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TAVOLA
D E’

UBRI, TRATTATI, cc.

de' quali s'èparlato in quefio Tomo
yèntefimofettìmo .

I titoli fegnati delI’Afterifco * fono

quelli de’ libri riferiti folamente

nelle 'Hpvelle Letterarie^ e de’ qua^

li non lì è fatto Articolo a parte

.

A
*ACHiLi,i(Gidbatifia ) Sua morte.47 1 ;
* Adami (Leonardi ) ^Arcadicorum

liber 1. 4(Jj* Afaitati (^ntonmaria ) Memo
riale catechiftico alle Keligiofe^

clauftrali , ec. 4fa

*

Il Patriarca Davidico,00.4^5,
*Ai.togrado ; Dichiarazione della

fontuofa macchina, ec. 448»
* Ariosto (Lodovico) Poefie con-*

Note di Vaolantonio Rolli

.

4 1 1.

* AkcuDI {^leJfandro-Tommafo) Le

due Galatine difefe di Francefeo Sa-

verio Volante

.

B 4JP
BaRRìZZaidi {GirolamojWotì e Fe,

fte per la nafeita dell’Arciduca Leo-

poldo, ec. 447
* BaRTOti

(
Daniello ) Opere » 475

* 1 * Ba-



* Bbj.aRDb ( ior ^»^o) Soluzione d’aU

cuni problemi . 4S<J

*B&LtoRTS(Michelangelo) Vitadel

Vcn. Mauro Puccioli. 450*

*

Panegirici. 451.
* Belli

( RomoloJQ^arcfimalc, 44
*de Bbnignis

(
Amadei ) rurzorw»»

intra Italiam monumentorum inferi-

ptioneSi ec. 41 o*

^Bbrtarblli: Lettera d’ informazio-

ne fopra la morte di D. Francefea.^

Archinta Trotti
. 44

^ERTi (Mleffandro) Lettera intorno

lo feoprimento delle reliquie di S.

Pantaleone, ee. zpj

^Memorie degli Scrittori c letterati

Lucchefì
. 4;^.

* Boccolini
( Ciambatifla) Orazione

a D. Terefa Grillo Panfilia
. 457,

* Brbmbati (.^wttfwwztrw) Panegirici.

410.
Bwonarroxi

( Filippo) Offevvìzioni

iopra alcuni frammenti di vali an-

tichi, ec. C I.

*Canturani
( Selvaggio)Sterh della

Chiefa,ec.tradottadal franccfc.47j

.

*Carrara

/

jo. Petri)X)e CovtraStt

trium contraSlmm, ec. ^60,
*, Sua morte. 461.
^Cassini GWM</<»»«ewVo)fuo Elogio.5i

* Ca-



*Castigìione ( Giofejfo-^ntonio )

Conclufioni criftianc,raorìaJi,legah',

ecavallerefchc, ec. 440.
’**'X;brracchini [Luca CiufeppejCro-

nologia de’Vefcovi,e Arcivefcovi di

Firenze, ec. 431.
*Cbva (ToiMW(i/ò) Trionfo della Fri-

raavera, ec. 44(3.

*"-Defcrizione della macchina,60.445?
^C,oìiiTi{GiàbatiJìa)l tre paflì,ec. 47^.
*CoNTI {Giufeppemaria)dclìa. Con ver *

fazione, ec. 444.
Queftione della felicità

. 44
*
di Correggio(?^‘I^.)Origine e condi-

zione di Antonio Allcgri,ec. 4i<J,

*Crbmona
( Giangiuftppe )

Orazioni

panegiriche. 43 ^
* Crbscimbbni (Gw.M4>-io)Memorie

iftoriche della miracolofa immagi-

ne di S. M. delle Grazie,ec. 46 3

*La CritxÒa difcreditata,ec. 4 Z2.

D
*DAViDis(Ludovici-Antonii)v<^<fIlé-^

publicam literanam monitufic. 408.
•DaRHaAM(ro»j?Wflyò) Vedi ìHauK-

SBBB
(
F. )

* DimostraZionb delle ragioni ad-

dotte, ee. 4ip
*Diotai.lbvi {sAleffatudro) Tratteni-

menti fpirituali, ec« 47^.
* }



Idea del vero pcnitcnte,cc. 476
*

La Beneficenza di Dio,ec. 476
*DoRiA('Pa9l-Mattia) Nuovo Mcto-

do,ec. 4J4.

*

Ragionamenti, ec. 455.
E

*Eustachii (Bartholomsi) Tabula

anatomica,edittopofierior. 4

1

6
F

*FaCCIOLATI (Jacobi) ^AdThilofo-

phiamOratio. 457.
de’FAGNANi {Giulio-Carici) Teorema

nuovo concernente il Calcolo inte-

grale.

Fiibrgiti: Saggi de’lettcratiefcrcizj>

libro II. 32^1
* flumKY(Clatidio) Trattato della fcel-

ta e metodo degli fiudj,tradotto dal

ftznccfe àa Cio.Oliva. 472.
Fontana ( G/0't;<iHW)Sua morte ed

elogio. 415
--LaS^àtità e la Pietà trionfatc,ec.477
* Fontanini (Giufto) Vedi ; Maffbi

{Taolo-t/ileffandro)
* Fkanchbxti (Taol olìmpio) Ora-

zioni panegiriche
. 419,

G
- Gaitkuchio (Tiero) Storia fanta ,

tradotta dal francefe
. 474.

^Jk,zzoì.A.{CÌHf€ppe ) ilmondo ingan-

nato



nato da’falfì medici . ^14.
* Gbrmon {Bartolommeo)Lettetazg[i

Autori del Giornale di Venez. 401.
'*GiANEI.ti (Bafilio) Sua morte . 4^7.
*de GKAVESON(lgnatii-Hyacinthi de

Amat) Hifloria ecclefiafiica , ec.46 y

.

^GuiDaRblli
(
Jo.Angeli) /« Fan/'re

Sigifinudi-Chriftophori ab Herbefleiiiy

ec. Oratto. H 4<5(5i,

* HAiM('Nicolai-Francifci) Thefaurus

Britannicm ^ntiquitatum gfACA-

rum romattarumque, ec. 411»
*Hauksbbb (F. )

Efpericnze fifioo-

meccaniche , ec. tradotte dall’io-

glefe per Tommafo Derheam

.

435.
L

* Lan cisii
( Jo. Mariae) Differtatio de

bovUlapeìle,ec. 464.
* Langbbt di Frefnoy : Metodo per

iftudiarelaftoria, ec. tradotto dal

Aancefe. 4<j9*

* Lavizari ( Tierangelo )
Memorie»»

iftortche della Valtellina. 415
i-BONARDBLLi Opere»r

morali. M 47 y.

^MAfFBi {Taol-uilelfandro) fua Mor-

te . 4<i.
* Vita della Ven.Cammilla Orfi-

ni Burghefe } continuata da Ciujlo

Funtanmi. 4<i^>

? Man-



* Mangbti
( Jo. Jacobi) Theatru»u

anatomicum. ^i6.

*Marchbtti
( uileffandro) Lucrezio

volgarizzato, 41 1.

*Med^
( Augiiftini )^monstnum~

,pbm,Qc. 443.
’**' Aìbmorialb alla Sacra Congrega-

zione dell’ acque, ec. 415)

del Monaco {Giacomo Antonio ) Dif-

corfo intorno il culto Afinino im-

putato agli antichi Criftiani,ec.5f4

*di MontfauC oi!i(Bernardo)\JAnd-
' chità fpiegata in figure , ec. 401.

* Muratori (Lodovico-^ntonio ) An-

tichità Eftenfied Italiane . 4^3»

*

Fedi PriTaNII (Lamindi)
* Muti {Giovanmaria

)
Ricordi poli-

tici a’Principi Crifiiani
, 451*

N
Novelle letterarie d’I calia . 40

1

.ii deir ^ìa

.

404
—— di Argentina. 407,..

—

di Bologna . 4 1 d.

diBufieto, 411’

—

di Cefena . 415.
——- di Coira . 411.
-— di Colonia

.

406.

di Ferrara. 4zS.

—
I . ... di Firenze . 43 1

•

di Foligno, 4J^.



dìFrancfortalMem. 40 S.

di Genova
. 438.

di Ginevra . 413.

di Londra 411.

di Lucca. 43P.— - di Milano
. 440,

—

—— diModana. 4^j.
'di Napoli. 4^4,
di Padova

. 457.
di Tarigi . 401.

' ‘ di Perugia
.

460^
— - di Pefaro . 460.

di Ravenna. 461.

—

di Roma .
4(5 z.

di Strigavìa

.

4I0»
— di Venezia. 467*
*lc NouRv(NicoIai)v/fpptf>‘<i^tfi adBi-

bliothecàveterìiTatrùfic.T. Il 405.
* Nuova Cofìitiizione c ordini fopra

i lavorieri del Po,ec. 4zS.

O
* Oli Va

(
Giovanni) Vedi ; Flbury

( Claudio )
P

*PAGLiARlNi((7i«^i«i<i«ojLez ione fo-

pra un Sonetto di D. Terefa Grillo

Panfilia, ec. 458.
*Paraini (Michele) RimbÓbi gloriofi

del buon genio Auftriaco,cc. 445?.

•PaTRIGNani (^Giufeppe Antonio )

Vedi; Saverio ( S.Francefco)

t Platina {Giofejfo-J^aria) Arte orz-

ato-



tona. 4io.

PoLHNi (Joannis) Ohfervattofolaris

eclipfis . 170.

*Pozzoi-i (Jo.Bernardi)ll<ttw«<i/f ilo-

maniTontificis,cc. 46 f.

*PB.iTANli(Lamindi)De IngenìorUmo-

deratione in Religionis negocio. ^06.

R
RBCAVATi(Cio.Bati/iaJ Poefic italiane

di Rimatrici viventi,raccolte da Te-

iere Cipariffìano . 46/

,

RbiaZìonb delle diligenze ufateper

diftruggere le cavallettcjcc. 45^.
*Rbnzoni ( Vincm^i^ ) Difefa dalla-,

cenfura di Bernardo Mariani. 4^9.
* Riflessioni intorno la malattia de’

Buoi,ec. in francefe
. 413.

* Rolli (P<io/rt«to»w)Vedi: Ariosto

( Lodovico

)

*RosiGNOLi(Grf'go«o)Sua mortc.44 5
S

*deSALLBNGRB (Albertus Henricus)

J^vus Tbefaurus antiquitatnm ro-

tnanarum , Tom.1. 404.
*SALVlNifu4ÌJfo>«4rwjProfefacre.43 5

*Sassi
( Giufeppe Antonio) Anniverfa-

rio della gloria, ec. 440.
*SaVBRIO

( S.Francefco) Letteretra-

dotte dal latino da Giufeppe Antonia

Tatrignani^ . < 47S
*diSAVOjA i^Francefeo Eugenio Sua-.

, Vi-



Vita tradotta dal franccfe
. 478.

*SBARAGLi(Jo.Hiéronymi)£»#Wfc&w,

feu animafetfitiva brutorU, cc. 4

1

8.

Soj>fiRiNi {^golìino)Lettera. II. intor-

no all’Arte metallica. i8é.

T
*TANucGi(r«r!t./o)Poefie toC:ane.43 <>

^TBLESTBC/pari^flBO. Vedi : Rbca-
MATi {Cio.Batìfia.)

*Tommasi (^madore ) Pocfìe di varj

Autori per la traslazione di S.Cadia»

no,cc.Edizione II. accrefciuta
. 45 o.

*Tonti( Giacinto) Vitàìchti feconda

edizione. V 4fj
VaAUSnibri {Antonio ) Raccolta di

varj Trattati,cc. i jo.

* VBRNA(Jo.Baptift3e) Trinceps medi-

caminum phlebotomia^tc. 455».

•VBRRATTiCfr<JWf/fo)!>ua inorce.4() i

Ughblx.1(Ferdinandi)Jt<i/wfacrajno^
vaeditioauRior. 471.

»ViDussi{Ciuftppemaria) Parere fopra
il fenomcnojcc. 47 S

fYos,AVTB(FranceJco SaveridyVcdi :

Arcudi i^leffandro-Tommafo)
*Wbnchbri

(
jìcobi)C<dU&a archi-

vi& canediaria jitra, ec. 407.

•Zappata (Giàmhatifla) Sonetti fopra

gli attìfibuti di Maria Vcrgine.4 3 o.

NOI



NOI reformatori
dello Studio di Padoa.

H Avendo veduto per la Fede

di Revifione, & Approba-
tione del P.F. Tomafo Maria Gen-
nari Inqitifitore nel Libro intito-

lato: Giornale de’ Letterati d' Italia

T'orno Ventejìmofettimo non v’,eilcr

cofa alcuna contro la Santa Fede

Cattolica 5 &: parimente per Atte-

ftato del Segretario Noftro , nien-

te contro Prencipi ,& buoni coftii-

mij concedemo Licenza 2. Gabriel

Hertz Stampatore , che polfa elTer

Rampato , oflervando gli ordini in

maceria di Stampe5& prefentando

le folite copie alle Publiche Libre-

rie di Venezia 5 Sedi Padoa.

i Dat.it 8. Aprile 1717.

(

( Francefeo Soranzo Proc. Ref.

( Lorenzo TiepoloKav.Pfoc.ReL

iAgojìino Gadaldmi Segr,
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GIORNALE
D £’

LETTERATI
D ITALIA.
TOMO FE'HJESIMOSETTÌMO .

ARTICOLO I.

OffervaxÀoni fopra alcuniframmenti dì

vafi antichi di vetro ornati di figu-

re y trovati ne' Cimiteri di Roma .

nMll'M. B.. di Cojimo Terx.o Gran-

duca di Tofcana . In Birenxe , nel-

la ftamperia di S. A, B- per Jaco-

po Guiducci , e Santi Franchi ,

17Ì6. 4. reale t pagg. jiz. len.

za la dedicatoria , e la prefazione

,

che è pagg. XXVII. oltre a XXXI.
tavole in rame de i vetri antichi ,

e IV. cavate da alcuni Dittici antichi

di avorio.

A utore di quelle bellilfimc Of-

ferva\ioni è T Sig. FILIPPO
Tomoxxni. A BUO-



z Giorn. db’ Letterati
lìLIONARRUOTI , Senator Fioren-

tino, Segretario delle Riformazioni ,

e Auditore Prefidente della Giurifdi-

zionc Ecclefiaftica , e di altri magi-

ftrati *, Gentiluomo quanto ricco di

ogni più feelta letteratura, tantoan-

che ornato d’ ottimi coftumi , e di una

foda criftiana morale : che c’I vero

pregio , e la vera lode di un buon let-

terato • 11 nome di lui è già celebre

da molto tempo appreflb il mondo
erudito, principalmente per la pub-

blicazione da lui fatta del fuo dotto

libro, Rampato in Roma , per Dos-

menico-Antonio Ercole , 1 698. in 4,

col titolo di Ojfervazfoni iftoriche fa-

pra medaglioni antUM\ del qual libro

hanno fatta onorevoli menzione ne’ lo-

ro ferità molti e molti de’ più cele-

bri Autori del nofìro fecolo , sì ita-

liani , ploe IbreRieri
,
Quella lode e

riputazione fiam certi , che làrà per

ricevere un maggiore accrefeimento

dall’ Opera , che ora fiamo per rife-

rire: Opera in vero di raro prezzo,

e tale, che fa gloria non meno a lui,

che all’ Italia tutta , e a tutti la buo-

na letteratura . Seguendo noi l’ ordi-

ne della fleisa , divideremo la pre-

fente



Articolo L ;

fente relazione in tre punti ; il pri-

mo de’ quali darà in rifìrctto il con-

tenuto della prefazionei il fecondo ac-

cennerà le cofc più notabili , delle

quali fi parla nelle Ofiervazioni fo-

pra i frammenti di vaft di vetro or-

nati di figure : il terzo finalmente

cfporrà in riftretto quel tanto , che

il cliiariilìmo Autore ci rapprefenta-.

nelle fue OlTcrvazioni fopra tre Dìt-

tici antichi di avorio , che ora fono in

Firenze.

l. Nella prefazione fa egli primie-

ramente vedere
,
quanto fieno da ve-

nerarfi quelli antichi facri frammen-
ti, non tanto perchè eifi ci rapprefen-

tano le grandi c fovrumane virtù de’ Fe-

deli della primitiva Chiefa
; quanto

perchè, Xe ben fono di vii materia ,
di rozzo lavoro , e di antica fempli.

cjtà, fono però ornati c arricchiti di

divoti e fanti ammaeftramenti di vi-

tacriftianai attcfochc que’ fedeli po-

fero grandilfimacura , che infino <i la-

ro poveri , c cfual arredi infpirairc-

ro co’ facri fimboli , e colle facce im-
magini pietà d'-divozione , e mante-
nefiero viva in loro la memoria del-

le più importanti maillme dell’ £van-
A i gC".



4 Giorn. db’ Letterati
gelio i -e quanto anche , perchè eflì

frammenti poflbno molto fervire ad
iiluhrafe i fanti Padri, a fpiegarc i

facri riti, e a provare molte confue-

tudini degli antichi Criftiani,

Acciocché ognuno poi nettamente

conofca , che cofa fieno quelli •vetri

antichi , de’ quali intende di parlare il

chiariflìmo Autore, e come farti, e

da chi degli antichi Autori mentova-

ti , cdove fi fieno trovati , c dove pre-

fentementefi confervinoi uice in pri-

mo luogo, che lonofondi di bicchie-

ri a forma di ciotole , i quali rom-
pendoli con facilità nell’ altre parti ,

.fi fono facilmente conferva, i interi

nella parte del piede , ove i Fe-

deli aveano in ufo di adornare il va-

fo con alcune pitture , le qiialioficr-

fcrva efler di due ibrte di lavoro

„ L’uno, fon fue paroie, era ordi-

,, nario, e fi faceva col mettere una

,, foglia d’oro fui vetro, che dovea

^ fcrvire per piede del bicchiere ,

„ ed in quella , dopo che vi aveva-

» no fatto a fgraffio la pittura , o il

,, difegno di cièche vi volevano fa-

» re , ferravano a fuoco il piede ,

I, ed infkme il fondo vafo, con

» av-



Art I COLO I.
y

„ avvertenza, che il diritto delle fi-

,, gure, e delle lettere
, quando vi

,, erano , tornaflTe dalla parte intc-

,, rìore del bicchiere *, acciocché co-

,, lui, chefene ferviva, le potelTe

,, godere , e leggere > e per confc-

,, guenza venivano a rovefeio a chi

,, le vedeva dalla parte del piede, c

„ per di fuora j e da quefto ne è ve-

„ nuto , che alcuni di quelli vetri

„ appreflb l’Arringhio nella Roma
,, fotterranea, fono Itaci difegnati a

„ rovefeio i in alcuni luoghi vi mct*

,, tevano de’ colori
,
particolarmente

,, del roflb, per diftinguere gli orna-

f“' A > come farebbe a
„ dire , le finfr- ’ - <

,, chiamavano, Clavi, o qualche al-

,, tra cofa , ma groflblanamente , ed

„ alla peggio.

,, L’altro lavoro, che noi per di-

„ ftinzione, chiameremo di maniera

„ migliore, cpiùgentile, èfattocon

„ maggior arte , e fi abbatte fem-

„ pre , per quanto io abbia vedii-

„ to , ad elTere più maeftrevolmen-

„ te difegnato , ec. In quelli
,
per

„ quello, che ho potuto riconofee-

„ re, pigliando gli artefici, per lo

A 3 „ più



6 Giorn. db’ Letterati

„ più , una laftra di vetro ordina

„ riamente non trafparente, benchc

j, ve ne fia anco delle trafparenti ,

,, le incavavano, fecondo ildifegno

,, che volevano , e T andavano poi

,, riempienda , e dipignendo con

„ maefìriav di colori di fmalto , il

,, più delle volte d’ oro , e d’argenr

3, to , bene ombrati a i fuoi luoghi

j

,, qualche volta fi fervivano anco

,, delle foglie d’ oro- un poco fgraf.

„ fite gentilmente , e con dilègno ,

3, per farvi nafccre le fue ombre ;

3 . coprivano pofcia tutta la lamina

„ fopra alla pittura , di fmalto traf-

3>
palpate

„ vano parimente a fuoco fra il fon-

,i do del vafo , ed il piede , colla

„ medefima cura , ed avvertenza ,

„ che la pittura tornafle , e fi vedef-

„ fc di dentro al vafo ; anzi quan-

„ do le laftre di vetro fodero fiate

„ opache , da quel luogo folo godere

„ fi potevano

.

Oflerva di poi il noftro Autore ,

che di quella maniera migliore era.

no per lo più le cofe de’ Gentili , e

deir ordinaria quelle de’ Criftiani ,

non



Arti co L'o I. ') jr

non reftandoperò, che queftc alcuna

volta non foffcro della maniera mi-
gliore , e quelle de’ Gentili dell’altra :

inferiore : di che ne accenna gli efem-

pli . Dice in oltre , che gli antichi

fi fervirono ne’ primi tempi per bic-

chieri , e per vafi delle corna degli

animali, e- poi fu la fomiglianza di

quelli, ne fecero di legno e di terra

cotta, finche il luflb introdufie i vali

di bronza, di argenta, di oro, e di

pietre dure, e d’altre materie prezio-

fe. Si vaifero ancora de’ bicchieri di

vetro, dappoiché ne fu trovato acci-

dentalmente l’artifìcio nella Fenicia ,

al riferire di Plinio 1,^6. c. c d’

Ifidoro I. lé. c. I f . e confervato lun-

gamente l’ufo con maeftria nella cit.

tà di Sidone , come dagli autori , e

da’ frammenti, che fe ne trovano ,

manifefiamente apparifee.* dalla qual

città fe ne fparfepoi Finvenzione in

altri paefi , Di quefto ritrovamento

pare, che fe ne debba la gloria a De»
mocrito , il quale fra le tante cofe

da lui conia fua aflìdua applicazione

all’ efperienze inventate , fi valfe

anche dell’artificio del vetro, di cui

fi fervi per imitare , e contraffare le

A4 gio-



8 Giorn. db’ Lbttbrati
gìoje > mediante la coltura de’ fadì ;

Da principio il vetro
,
per la lua ra-

rità, fiidt qualche prezzo*, ma l’ar-

te vetraria eflendofi poi dilatata , e i

bicchieri di vetro elTendo divenuti co-

muni , li davano quelli a vjliflìmo

prezzo, quando pero la qualità fpe-

ciale di elfi , o la maellria del lavoro

non avefsero fatto adatto collo falir-

li : del qual genere però non erano

que’ de’ Crilliani , a riguardo che in

efli non ammetteva la nollra fanta

Legge lavori llraordinarj , e di raro

prezzo

.

Stimatiflìmi tra i vali di vetro era-

no gli adornati di figure di bafso rilie-

vo , detti da Marziale (a ) Toreu ,

mata , e da Apulejo ( b ) calices ft-

giUati , c anche cryftallum im-

pun6itm , o come leggono altri im-

pi£ium : ma la prima lezione è giu-

dicata dal Salmafio per la migliore ,

volendo , che per eflTa fia lignificato

un crillallo d’acqua puridima ; fé pu-

re, come il noilro Autore iaviamen-

te riflette ,
Apulejo non volle inten-

dere di quella fotta di vali di jcrillal-

lo

< a ) Z- XII. epìg. 75. e / XIV. ep. 94.

( b ) l.U.
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lodi monte, odi limpidiflìmo e bian-

co vetro , i quali foflTcro intorno intor-

no, quali p««W, e lavorati col ferro,

di figure ad incavo , a differenza de i

figiilati, cioè a baffo rilievo. Severa

foffe la lezione d* mpi&um , ftima il

noftro Autore, che pereffa fiavereb-

be una menzione molto fpeciale del-

le pitture de’ bicchieri di vetro , in-

terpetrando la parola impi£lum nel li-

gnificato , che quei bicchieri , den-

tro, oper di fuoranel corpo, avelfe-

ro qualche pittura: ma dice, che ci

ripugnano fei manoferitti della libre-

ria Laurenziana
,

ne’ quali concorde-

mente lì legge impunUum . Pare be-

ne a lui di trovare in unpaffodi Pli-

nio {a) qualche menzione de i vali

di vetro coloriti , di quelli della ma-
niera migliore, che erano leggermen-

te incavati , fecondo i contorni delle

figure, o con ferro, o con altro ftru-

mento
,
per inferirvi poi le figure ,

che vi fi vedono ; come anche ne giu-

dica tali i due vafi di vetro dorati in-

torno , riferiti da Ateneo ( b ) nella

pompa di Tolommeo Filadelfo de-

A f fcrit-

X a ) Lil>.XXXn.t.i6.

t b ) m.y. c.y.



lo Giorn. db’ Letterati
critta da Califleno Rodiano.

p.VIII. Paffa egli dipoi a dire, che que*

fti frammenti fi trovano ne’ facri Ci^

miteri di Roma accanto a’ fepolcri >

che gli Antiqiiarj chiamano Loculi >

fermati , ed incaftrati nella calcina

ifiefia , colla quale fono murati i mar-
mi , ole tavolozze, le quali fono di

terracotta, grandi, cfottili ^ Stima,

che i Criftiani vi metteficroquefti ve-

tri per fegno,affìne di riconofcere il luo-

go de’ loro morti
,
per propria confo-

lazione , ed anco per andarvi a fare gli

iifììcj di pietà nei giorni deftinati , ed

anniverfarj : di che ne reca le prove }

ficcome quelle varie figure , che in

detti vali fìaVano colorite , ed altre-»

cofe , che intornoa i fepolcri loro mi-
rate ritrovanfi , ferviano tutte ad elfi

loro per fimboli , e fegni, prefone l*

efempio da i Gentili antichi , i quali

coftumaronòdi porre anche a i tempi

eroici i fegni a ifepolcri, qiial’era ap-

punto il leone meflbalfepokro di Et-

tore; la (fatua di Poliflena giacente a

quello di Achille; il remo e la tuba a

quello- di Mifcno ; un remo fimilmen-i

tc a quello di; Elpenore ; una donna

fatta di bronzo a quello di Auge ; un
eli-
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clipeo con un ferpente a quello di Epa-

minonda > e perfine un lioneaqucllo

dei Tebani, morti nella battaglia con-

tra Filippo, rammemorata da Paufa-

nia . PalTarono poi quefti fegni alle in-

fcriaioni , eaqucllebafi, che fi chia-

mano Oppi fepolcrali

,

ne’ quali d’or-

dinario vedefi fcolpito qualche anima-

le, inftrumento, albero, o altro; e

ciò non tanto era nelle fepolture de'

Gentili , che in quelle de’Criftfani , co-

me con gli elempli fiprova , e con le

rifleffioni fi fpiega , confutandofi poi P
opinione di coloro , i quali penfarono ,

chele medaglie ne’fcpolcri , o intorno

ad elfi trovate dinotaflero Tempre il

tempo della morte di colui , che vi fla-

va feppellito : mentre fu da lui ofler-

vato nel cimiterio vicino a Sant’Agne-

fa, fuori di Roma, eflervi intorno ad

un folo fepolcro più di dieci medaglie ,

fegnate del nome d’ Iraperadori diver-

fi , e di tempi afsai lontani . Il Vafo del

fangue, cheli trova ne’ fepolcri Cri-

fliani , è contrafsegno di martirio ,

molto più ficuro , che i fopradetti -

Venendo dipoi a ricercare in qualp.XIL

tempo potefsero efsere flati ripieni di

A 6 que-
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quefti frammenti di vetto i cimiterj.de

i Fedeli > argomenta , che probabil-

mente ciò fegiiifse nella perfecuzione

di Diocleziano; e crede fimilmente ,

che effi frammenti fieno più antichi di

efsa perfecuzione , ed erano forfè di

qiie’ tempi j ne’ quali la Chicfa godè

lunga pacefottoi Gordiani, ed i Fi-

lippi, e dopo l’Imperio di Valeria-

ne. Fa vedere cfser falfa l’opinione-»

di coloro , che vogliono , che il mo-
tìogramma fignificantc il nome di Cri-

fìo fia invenzione di Cofiantino; mo-
fìrando, che nei cimiterj fi fono tro-

vate molte infcrizioni col detto mo-
nogramma , afsai anteriori al tempo

di Coftantino: e queft’ antichità fifa

afeendere con buoni fondamenti fino a

i tempi della primitiva Chiefa
,
paf-

fatone l’ufo dalla Chicfa greca nella

latina , efsendo greche le lettere che

lo compongono ; anzi fe ne ha l’allii-

fione in San Giovanni nell’ Apocalifsé

a i Capi VII. e XIV. come fofìjene

l’Autore; il quale dimofìra parimen-

te quefta verità con l’autorità di£u-
febio , da cui fu fcritto, che Coftan-

tino facefsc porre bensì quel mono-

gram-
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gramtna in cima all’afta del fuo La-

baro, ma non già, che egli lo inven-

ta fse.

Toglie poi qualche difficoltà
, chep.XV.

gli fi potrebbe muovere intorno a tali

frammenti giudicati da lui piu antichi

della perfecuzione di Diocleziano j e fa

vedere , che a ciò non ofta il veder-

li in alcuni di effi l’immagine di Sant’

Agnefa , mentre qyefta Santa pati fot-

to Valeriano , e Gallieno, come fi trac

da i fuoi Atti . Ma perche il mag-p.XVL
gior dubbio , che fopra ciò gli fi potef-

le muover contro, fi dedurrebbe da cer-

te lettere particolari, che fi ofservano

in qucfti frammenti , le quali fono di

forma afsai differente da quella dell’al-

fabeto latino comune, cdel buon fe-

colo , va egli moftrando con molta eru-

dizione, che efse lettere colla medefi-

ma forma, o limile, fi vedono anco

adoperate ne’ tempi antichi , sì perche

fe ne trovano di fomiglianti io qualche

marmo, ed in altri antichi monumen-
ti , sì perche gli artefici erano tal volta

ftranieti , ed idioti. In quefta parte me-

rita diefser letta attentamente la pre,

fazione del noftro Autore
,
potendo ef-

fa in mofti luoghi fervirecorae di giun-

ta
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ta al celébre Trattato de re diplomati'^

del Padre Mabillon . Gli efempj ,

- che fe ne recano e quanto alla diverfità

del carattere , e quanto alla ftrana_.

forma , e mutaziohe di alcune lettere»

dimoftrano ad evidenza l’unae l’altra

cagione fopraccennata , efsendo tratti

i medelìmi e da lapide , e da meda-

glie, e da altri antichi monumenti ,

pag Si pafsa poi a dir qualche cofa circa-*

.alcuni idiotifmi e modi difcrivere-.»

che & ofservano ne i fuddctti fram-

menti di vetro : di che però fi parla

più diftintamente a’fuoi luoghi , e

noi pure non mancheremo alcuna vol-

ta di farne menzione r

p. I. II. Venendo ora alle Tavole, nel-

le quali Hanno cfprefse, e diligente-

mente intagliate le figure de i vetri ,

la prima di quefte Tavole , tre figu-

re ci rapprcfcnta . Quella però del

numero i. è prefa da. una lamina di

metallo lavorata come a cefello , o
più toftp con una (lampa 5 e non per
altro il noftro chiariflìmo Autore ha
voluto premetterla a tutte» fenon_»

perchè in efsafi contengono molti di

que’ (imboli , che fono efprefsi nelle

figure de’ vetri » de’ quali egli fi è toU
to
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to rafsunto di ragionare . Non molto

fi trattiene in ifpiegarla 5 avendola-.

Monfignor Ciampini , letterato di

femprc gloriofa memoria , partico-

larmente dichiarata in una fua eru-

dita Difsertazione. La figura più gran-

de di fuefia lamina , polla nel mezzo
di cfsa, èquella del Redentore in fi-

gura del Tajìor bonus con la peco-

rella fu le proprie fpalle : d’intorno

le danno diverfe figure minori diper-

fonagg) della Scrittura , tutte fimbo-

leggianti la perfona di Grillo , come
il noftro Autore eruditamente dimo-

fìra , penfando anche » che quella fa-

cra lamina potefse efser fervita per

ornamento di un vafo, o di altra co-

fa Ecclefiallica , efsendovi ancora un
fegno di bulletta , che la dovea te-

ner fermai e forfè ancora ella orna-

va una di quelle Croci , che fi dilse-

to Jìa^ionali y a riguardo che per la lo-

ro bellezza e preziofitàfi portavano

pctìefiazioniy oproceffioni, ficcome

fi ha pienamente daircrudita Difser-

tazione di Monfignor Ciampini , de

Cruce fiationali

,

Dataci l’Autore la fpiègazione di
p 4.

quella lamina, ciefpone anche quel-

la
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la di iinbafso rilievo mefso per fregio'

al principio della fua Opera, prefo

da un grandiffimo fepolcro di mar-
mo, che fi vedeva nel Palazzo del

Cardinal Gafpero di Carpegna 5 e ciò

ad oggetto di unire infieme tutte le

facre iftorie, delle quali gli antichi

Criftiani per ornamento delle cofe lo-

ro fervi vanii . Quefto coftume d’in-

tagliare ne’ loro fcpolcri di marmo
quelle facre iftorie praticavafi prin-

cipalmente ne’fepolcri de’ perfonag-

gj di qualità, come fi vede in quello

di Giunio Bafso morto l’anno

nella Prefettura , efsendo ancora neo-

lìto , come fi ha nella Koma^otterrà*

nea dell’ Aringhi ( <t ficcome an-

cora nelle ftanze de’ cimiterj , dette

Cubicoli, facevanfifarc daipiùbene-

llanti fra loro delle pitture facre allu-

denti alla rifurrezione , e ad altre^

cofe fpettanti a i defunti, e anche,,

delle figure, relative o al Battefimo,

o alla Penitenza, indugiando effi per

l’ordinario a pigliare quefti Sacra-

menti in puntodi morte. TalifepoL

cri , ora detti Vili

,

chiamavanfi an-

ticamente Sarcofagi . Nel bafso rilie-

vo

(a ) T,l.t,i.e.\o.f.ì,77.



Articoio I. 17
vofiiddctto fono incagliati il miraco-

lo della moltiplicazione de’ pani i San

Pietro piangente al canto del gallo',

ledile Tavole della Legge date a Mo-
se da Dio , che qui , come in altri

monumenti , c figurato nella mano ;

il facrificio d’ifaco*, il rifufcitamen-

to di Lazzero •, il miracolo del Cie-

co natoi la figura dell’ Emorroifsa

Sufanna , frai duevecchj, in atto di

orare', la negazione di San Pietro in

mezzo a due Ebrei, che hanno in ca-

po due berretti ftacciati j Daniello

nel lago de’ lioni ; il Paralitico ', Tac-

que fatte fcaturire da Mose -, il mira-

colo della converfione dell’ acqua in

vino , cc. Vi fi fcorgono fimilmente le

ftagioni , folite adoperarfi anche da’

Gentili negli ornamenti de’ loro fepol-

cri, per dinotare la vicendevolezza.,

delle cofe, e per l’opinione , che ave-

vano , che i loro cari defunti farebbo-

no tornati alTcfserdi prima. Elleno

fono qui efprefse in figura di quattro

Giovani, o vogliamo dir Gen) , fotto

la qual figura efsendo per lo più fb-

liti rapprefentarle anche ne’ lor fe-

polcri i Gentili , l’artefice qui volle.,

lervirfi della medefima fui fcpolcrof

di
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di quel Criftiano defunto, acciocché

fofsero pfù^acilmcnte riconofciutc ;

Tre fole però di efse fono in quello

bafso rilievo intagliate , mancandovi

la primavera , di che ce ne fpicga il mi-

ftero

.

Viene di poi il chiarhlìmo Autore

alla dichiarazione de i due frammenti

di vettD polli nella Tavola 1. Rap-
prefentanoquellt l’ immagine de i due

noftri primi progenitori . Se ne fpon-

gono i motivi , per li quali gli an-

tichi Criftiani li dipignelTcro nè’ loro

bicchieri» Vi fi vede Èva dipinta con

ana collana, <la cui Ita pendente una

bulla.* in che rartcfice ha feguitatala

licenza de’ pittori .* ed è fiata anche
opinione di alcuni Rabbini , che Èva
dopo il peccato, oltre gli abiti necef-

far; , avcfle ancora gli ornamenti , e
le vanità, come le armille, gli orec-

chini , il vezzo , e le perifcelidi, o
cerch; per adornare le gambe . L’al-

bero della fcienza rapprefcntato nel

vetro c di una grandezza medefima
delle figure di Adamo , c di Èva .

Nell’albero fi contano fette pomi ,

comprefovi quello che ha in mano
Adamo , che lo ebbe da Èva, datole

dal
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dal Serpente- Intorno al vetro della

figura fegnata ««f«. a. fi leggono que.

fìc parole ^ le quali altrove poi fi di-

chiarano!IHGNiTAS AMlGORUAl.

PIE ZESES- r

La Tavola II. contiene cinque figir- p,

re - Nella prima fi vede Abramo io

atto di facrificare il fuo unico figliuo-

( lo V iftoria molto adoperata da’Cri-

ftiani , sì per edere efempio di un

atto di religione fommamentc eroica,

sì per eflcr figura del facrificio fatto

di fc fteflb da Crifto fopra la Croce -

Vedefi quivi il figliuolo con gli oc-

chi T ^ !p mani iegacc di

patere in atto Hi -ferirlo ^

ma con la faccia ad altra parte rivol-

ta in fentirfi chiamare dall’ Angelo :

dalla qual parte il pittore , volendo

dinotare le promefle fatte da Dio al

Santo Patriarca per la fua generofx

ubbidienza , dipinfc una cefta con
frutti, e avvolta nel mezzo una fur

nicella , poiché quella fervendo per

mifurare i terreni, e le poficfiìoni ,

quelle di poi fi chiamavano , fìnicit-

lus hxreditatis » Vi fi vede poi un’

animale fenza corna, rapprefentante

la vittima provveduta da Dio in luo-
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godei figliuolo. Confiderà quil’Au-*
tore , elTer poffibile , che l’ artefice
fofle di qualche paefe, ove gli arieti

nafceflero fenza le corna , a fomiglian-
za di quei di Ponto intorno alla re-
gione Scitica , riferiti da Ariftotile
nella Storia degli animali al lib. Vili,
cap. 28. nè avvertifle , che il facro
Tetto mette l’ ariete veduto da Àbra-
mo, attaccato per le corna fra certe
fpine. La leggenda di quetto vetro fi

c: SPES HiLARlS ZESES
, cioè

vivas, CUM TUiS: che è unadel-
le folite acclamazioni conviviali , del-
le quali akiove Cx parla*

p. tc» Mcllcfc feconda figura fi»

giovane Tobbia , infieme col grande

c mitteriofo pefee, da lui prefo fui

fiume Tigri j ed cnTendo pittura sì an-

tica , fa vedere , che la Storia di Tob.
bia fu ricevuta ne’ primi tempi della

Chiefa, e metta nel Canone della fa

-

era Scrittura. Siccome quetta Storia

è (imbolo della benedizione del ma-
trimonio, può eflere , che il vetro,

ove ella è rapprefentata , fotte fram-

mento di un bicchiere fatto in occa-

fione di nozze. Altri mitterj firabo»

Icggia la medefima Ittoria. , che qui
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fi vanno eruditamenre fpiegando •

Noi ad una ad una non ci fermere-

mo fopra tutte le Tavole, e figure,

die il nobiliflimo Autore va dichia-

rando
, poiché la cola ci porterebbe

troppo in lungo, Notereraofolamen-

te alcuna delle cole, che ci fonolem-
brate più Angolari in un libro , che

è tutto ottimo.

Dalla figura
5

. della Tavola II. e da
quelle della Tavola 111. prende argo-

mento di difeorrere dell' viro», ofia

armadio
, ove gli Ebrei hanno tutta-r

via per cofìume di confermare nelle

Sinagoghe i facri volumi. Qiiefti in

aktir.a del e dette figure fonoefprefli

rozzamente in fei ovati , con certi

ptccoh tondetti podi in mezzo di eia-

fcheduno ovato , rapprelentando cosi

gli ornamenti , che gli antichi met-
tevano alle teliate de i baftoni, det-

ti da loro ombelichi , fopra i quali

fi avvoltavano i volumi. Eenfa,chc
gli Ebrei abbiano preio dall’ Arca T
ulo di quello tabernacolo , per con-

fervare in volumi le divine Scritture,

e ne dà ben fiindate ragioni , con eru-

diti riicontri , moftrando,che ad efemr

pio degli Ebrei anche i Criftiani tenne-

ro

MSN
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¥0 i loroi^i volumi io iìaiiliacmad),

ne' quali pare Iri confervarono le leg-

gi degl’ knperadori , e le pubbliche

carte. Spiegai! mifteróde i dueLio-

ni , che fono dall’ uno e dall’ altro

lato deirt^roB pofto in una delle fud-

dette figure, c dice, che pajono prefi

da quelli , che adornavano il trono

di Salomone, adattati al trono della

legge fcritta, o più tofto li crede ,

e li prova un fimbolo dell’ altare del-

Tolocaufio, in cui le vittime fi bru-

ciavano, e che in faccia al Santuario

era porto . La palma , che fi vede

nella parte di fotto , è lirabolp del-

la Giudea il che pure le medaglie

latine., ed ebree cidimortrano , Iduc
candelabri di fette lumi fon fimili a

quello ordinato da Dio a Mosè > e’I

pittore gli efprefie col lume voltata

verfo il tabernacolo, con chefipof-

fono fpiegare quelle parole dell’Efodoi

facies lucerms feptem , & pones eas

fuper eandelabrum , ut luceant ex ad.

verfo

.

Stannodair una e dali’akra par-

te d’ uno de i due candelabri , due
corni , nell’uno de’ qtwli , teneafi l’ol io

racchiufo, derti nato all’ unzione dei

Re*, e nell’ altro confervavafi l’olio per

l’un-
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Tunzione dc’5acerdoti . Vi è ancoraxli-

pinto un piccolo vafo , che forfè rap-

prefenta quello della Manna folita con.

fervariì nel Sanfta Sanòtorum
.
Quella

cofapoi, che ha certa figura come di

radica , forfè vi fu pofta per figurare

il fiore fiaccato , e folo , di quella

verga maravigliofa , la quale fiorì per

ifiabilire il Sacerdozio nella Tribadi

Levi, c nella famiglia di Aron.
La Tavola IV. ci dà la figura di p.

un gran medaglione di bronzo , tro-

vato ne’ Cimiter) di Roma. Dall’una

parte vi c il Buon Pallore fra due

palme, in atto di rattriftarfi per aver

perduta la pecorella
,

ponendoli la

mano fopra la tefia , e a piedi gli

Ha la pecorella , che è di figura più

picciola, di quello che fia daH’altra

parte, ove fi feorge pur fra due pal-

me lo fielfo Buon Pafìore, che dopo
averla ritrovata , fe la reca fopra le

fpalle. Egli è notabile, che 1' arte-

fice di quello medaglione ha dato al

Buon Pallore in cambio della pecora

nominata dall’ Evangelio un’ariete .

Ciò pure in altre antiche figure ci-

miteriali fi ofièrva , in alcuna delle

quali Ila efprefib ancora in vece della

pc-
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pecorella il capretto. IJ Buon Fatto-

re ha la tunica fuccinta in due luo-

ghi , per dinotare la fpeditezza ^i

lui nel ricercare la pecorella fmarri-

ta . Nel Virgilio della Vaticana» e nel-

le pitture del Gcnefi portate dal Lam-
bccio, fi vedono i pittori colle tu-

niche lunghe,e in una fola parte fuc-

cinte. La loro povertà non permet-

teva, che ne aveflero di più forte,

ma le tifavano lunghe per guardarli

dal freddo , e quctte poi nelle fac-

cende
,
e ordinariamente, portavano

fuccinte ed alzate . Probabilmente

anche preflbgli Ebrei alcune delle tu-

niche , anche ordinarie , erano ben
lunghe , e fi cigneano due volte .

L’ una di qùefte cinture era intorno

alle mammelle in alto , donde feendea

la vetta inlino a i piedi v l’altra poi

era più balla , e vicino a i reni ; quel-

la praiicavafi in cala , e quando fi

ttava in ripolo , là dove quefta fi

ufiva o per viaggio , o da i fervi

al bilogno
,
per eiler più letti al fcrvi-

giodcllor padrone j e le ne trova men-
zione nel lacro Tetto, ov’ella chia-

mavafi cintura de lombi y là dove la

più lunga additnandafi con voce greca

PC-
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Todere y cioè talare, e coneflTail di-

vino Giudice nell’ Apocalifle compar-

ve . I calzari del Paftore fono medi

inlieme di più fafce , quattro delle

quali fono riconofciute da Ifidoro ne’

calzari de i Patrizi , e da Ulpiano fon

dette FafciiÈ crurales , pedulefque >

le quali avvoltate , cd attraverfatc

l’ una fopra l’ altra, coprivano la gam-
ba , come fi vede nelle figure delle

Tavole V. e VI. La minuta oflTerva-

zione di ogni cofa dà campo alckia-

riflìrao Autore di moftrareil fuogiu-

idicio, c la fua erudizione

.

Quella medefima diligenza da lui p. is.

praticata nella dichiarazione delle fud-

detce Tavole V. e VI. oveindiver-

verfo abito c politura è dipinto il

Divino Paftore ,
gli porge occafione

di fare altre notabili olfervazioni :

cioè , fopra il baftone , e fopra la ver-

ga paftoralc, quello per ufo di reg-

gere il gtegge , e quella per percuote-

loi fopra quella vefte, che ha il Pa-

ftore fopra la tunica , conforme in

tutto all’ efomide

,

vefte corta, e che

finiva di poco fotto le fpalle 5 fopra

la pronunzia del B. in vece di V,

come BIBLIS per VIVUS, e SE BI- p.ij.

TomoXXniy B BO
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EO in vece di VIVO, di che fe ne

trovano infiniti eferopj nelle antiche

p, ;©. Infcrizioni j fopra gli ornamenti del-

la manica al braccio del Paftore , e

P- 3 I. fopra la fecchiolina, o vafo di latte,

che gli Ila a canto : la qual Torta di

vali paftorali chiamavafi mul£lm , c

muiÙraliay e prefTo i greci w/aa*
,

diverfa da quel vafo pure da latte ,

che era detto fino , ed era maggior

33- dell’altro. I due tondi, cheli vedo,

no nella parte inferiore della tunica,

fotto la cintura , erano detti, giuda

il parer del Lambecio , Cdlicule ,

dal greco jc«a,ao? per la loro bellez-

za, e per la loro rotondi-

tà . Quelle Callickle , che per l’ uni-

formità della pronunzia erano anche
dette Gdlicule

,

erano fatte di metal-

lo, e alcuna volta anche di pezzetti

di panno, per lo più di colore di por-

pora riportato fopra le vede . Uno
de’ calce! del Padore è con la punta
oncinata, quale appunto lo ufarono

i Romani per le città , e però chia-

p.j4. mati uncipedi da Tertulliano , e ne

parla anche Catone appreflb Fedo
alla voce mulleos , i quali calce! det-

ti mHUei penfa il Salmalìo nel fuo

co-
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comcnto fopra Tertulliano de Val-

Ho , che folTcro cosi chiamati da

una iimil figura oncinata, e’I noftro

Autore riflette, che ne pafsò la rack-

da da Roma alle ville , e poi torna-

rono a fervireal luflbcittadinefco nel

XII. fecolo, trovandofcne menzione
appreflb Guglicmo Malsburienfc, che

in quel torno fioriva, e durarono an-

cora ne’ tempi più badi } onde Giovan-

ni Gcrfone , che vifle alla fine del

XIV, fecolo biafima fra le vanità de-

gli Ecclefiaftici , prefo da i fecolari ,

r ufo de i calcei roftrati , i quali

aveano le punte oltremodo lunghe.

Nell’ immagine del Salvatore ef- p.

preda nella figura III. della Tavola

V. e dichiarata da Monflg. Ciampini

in una particolare Didertazione , etra

le altre cofe oflfervabile la forma del

pallio, di cui fi fervivano comune-
pemente gli Ebrei , Vedefi quivi il

Salvatore col pallio fu la fpalla fini-

Ara folamente, e colla fpalla delira,

e’I braccio deliro fcope rei» nella qual

guifa ce lo rapprefenta anche la fua

fiptua in Paneadc , riferita da ef-

fo Salmafio nella difefa del fuo

fuddecto Comento > traendo ciò dal

B 2 VII.
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VII. lib. a c. XVIII. della Storia di

Eufebio, da cui abbiamo , che ella

«ra fatta in piedi, e veftita decente-

mente S‘fT\oiìce
, cioè di un pallio

raddoppiato, c confimilc alla figura

del vetro fopraccennato, dove puree

rapprefentato erto pallio aflfai ampio ;

nè in fatti dovea elTer quello di Ge-

sù Crifto così picciolo, giacché ifol-

dati concordemente fe lo divifero in

quattro parti, con mira ,
che quei pez-

zi fofsero buoni a qualche ufo, e di

<}ualche valore.

Il pittore in oltre fece il veftito

dei Salvatore di argento , per dino-

tar forfè il colore degli abiti , che

a fuo credere dovette avere adoperati

il medefimo ; e però il color bianco

fi trova ne’ Santi Padri lodato come
«ónvenicnte a i Crifiiani . Diedegli

«ancora un calceo ferrato affatto nel

piede, con un fole piccolo buco nella

parte di fopra al medefimo piede : la

qual forra di calceo è fimile alla

caligar che veftiva affatto il piede ,

p. 38. e quali mezza lagamba . E’ mifte-

riofo il. libro aperto, che ha Gesù
Crifto nella delira, come pure lo fo-

le due ftelle, fra le quali è collo-

ca-
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cato. La leggenda intorno di quell®

vetro fi c . A SECVLARE BENE-
DICTE PIE Z. La fpiegazione fe ne

può vedere nel libro , che riferiamo,

diverfa da quella > che ne ha data,

Monfig.Ciampini.

Dalla I. figura della Tavola VL p.

prende argomento il noftro preftan-

tifiimo Autore di trattare molti pun-

ti di facra erudizione. Il bicchiere,

di cui era quello frammento, che c

rotto nella parte fuperiore
,
potèefier

fervito per uno de’ conviti, cheli fo-

levano far da’Criftiani più benehan-

ti , o dopo il Battefimo
, per la qual

azione vi erano le llanze dellinate in

alcuni luoghi apprcifo i battillerj ,

ovvero nel giorno anni verfario del lo-

ro battefimo ; o finalmente per uno
di que' regali , che dal padrone del

convito folcano farli a i convitati ,

detti Apoforeti dal portarfeglichefa-

cevano feco a cafa . Vi fi feorge nel-

la parte di fopra il Salvatore , che

Ha fopra un monte, alle cui falde vi

c il fiume Giordano : e più bafib dal-

la parte delira Ha un uomo con bar-

ba lunga , e con pallio in doflb , che

forfè rappreftnta il RatiHa , dietro

.
B 3 al
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al quale vi è una paltnR con una
Fenice fopw, e dalla parte finiftra vi

è la figura di uno in pofiiura di

fccndere, ed entrar nel Giordano ,

con un battone , o refiduo di una
Croce in ifpalla, e che piglia dalSal-

' vatore un volume aperto , o fvolta-

to , in cui fembra , che vi follè fcrit-

to un nome , come-farébbe GEMI-
NVS> eflendovi ancor rimafe le ul-

time quattro lettere, che poiTono In

parte formare lo tteflfo nome , o al-

tro , che termini in fimil guifa .

41. Qitetta figura allude al battcfimo

fecondo i! rito dell’ immerfione; nè

t>tta , che coloro , i quali dovevano
battezzarfi , folfero affatto ignudi ,

là dove la fuddetta figura appare con

un gran panno veftita ; concioflìachc

,

ficcome i battezzati fubitoufcitidcl-

T acqua erano involti in un panno
detto Sabato , che loro venia meflb

indotto da i compari •> così prima del

battefimo, e anche degli elorcifmi ,

in alcuni luoghi particolari , come
erano fpogliati affatto , ufavano in

cambio di una picciola tunica , in

altri luoghi adoperata , ricoprirli di

un panno , e lo tenevano indotto dai

prin-
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principio degli eforcifmi infìno al

tempo dell’ immerfione . Con quella

oflervazione fi fpiegano, eintendono

molto bene due tcfti , runodi Simo*

ne Teflalonicenfe , e l’altro di Tertul-

liano. La figura medefima , oltre al-

la Croce che porta nella finiftra , dà

ella, o riceve da Crifto un volume
aperto, in cui era fcritto qualche no-

me , terminante in INLTS , come GE-
MINV'S, SABINVS, GABlNVS,ec.
il che apparuene al battefimo , ef-

fendo celebre la formula di dare il

nome , che facevano i competenti ,

cioè coloro, che erano dichiarati abi-

li ad efiere battezzati . Ofièrifce il ca-

tecumeno il fuo nome a Grillo , per-

che e’ venga fcritto nel libro della

vita. In tal funzione non folo fi po-

neva il nome a’ bambini, ma be-

ne fpeflb gli adulti mutavano l’anti-

co lor nome, e ne prendevano un’

altro, fe bene alcune volte, per ef-

fer meglio riconofciuti , ritenevano

r uno e l’altro , come negli Atti di

San Pietro in Pietro Balfamo appa-

re , e con altri efempj fi prova •

Non fono poi fenza mi fiero il Gior-

dano , la figura del Batifia , la pal-

B 4 ma
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ma , e la Fenice , che in quefto fa-

ero frammento fono dipinti > ficco-

me pure l’agnello ; i quattro fiumi

del Paradifo terrcftrc , fimbolo de i

quattro Evangelifti ; i due monti ,

fopra i quali ftanno l’agnello, ed il

Redentore; le due città, che ftanno

a i due lati dell’ agnello j e le tre

pecorelle per parte , tutte le quali

cofe ftanno nella ^arte inferiore del

vetro, hanno la propria mifteriofa

allufione. Le due città fopradette fo-

no dichiarate dalla loro leggenda ,

poiché fopra 1’ una fi legge lERLI-

SALE, « fopra 1’ altra BECLE , o

BETt E , mancandovi in tutt’ e due

le fuddette parole la lettera finaleM i

il che pure in molte Infcrizioni fi

ofserva

.

f. 49 . La Tavola VII. ci dà nella prima
figura il miracolo fatto da GesùCri-

fto nella rifufcitazione di Lazzero .

Gli artefici antichi per conformarli

alla confuetudine degli Ebrei , e al

racconto di San Giovanni , lo fanno

involto nelle fafcc , fimili a quelle

de’ bambini , e tale ancora il fram-

mento di quefto vetro cel rappre-

fenta. Quefto coftume di fafciare i

mor-
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morti in tal giiifa > fu appreflfo gli

Egizj , e durò pure nc’ tempi più

badi , e anche appreflib gli Ebrei, da i

quali ne pafsò T ufo a i Criftiani di

alcuni luoghi . Giufta il facroTefto,

il fudario dovrebbe coprire tutto il

capo, e la faccia di JLazzero j ma
nel vetro fi vede foìamcntc intorno

_
al volto di lui : il che non è fenza

’efempio, vedendoli lo fteflb in altre

antiche figure , e ne fi menzione an-

che Nilo appreflb Fozio Cod. 176.

Le indite , e’I fudario de’ morti erano

di color bianco , onde T artefice di

quello vetro ha fatto il folo Lazze-

ro fafciato in argento, e tutto il re-

do in oro fgraffito . Il fcpokro di

lui c rapprcfentato in una grotta ,

incavato nel faflb vivo, giufta l’or-

dinaria pratica degli Ebrei ; ed è po-

lla quella grotta , o rupe in alto ,

vedendovifi dipinti molti fcaglio-

ni , che vi abbifognavano per fa-

lirvi

.

Due altre figure della mcdefima p.ji

Tavola , ci rapprefentano pure la ri-

fufcitazione di Lazzero , alla ftefsa

guifa fafciato . Al fepotcro di una di

efse fono ofservabilì gli fportelli

il f quan-
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quando il facro Tcfto ci dice , che

era ferrato con una pietra , come

quello del Redentore . I Santi Padri,

e i pittori ci deferivono Lazzero,

come un fanciullo , e qui pure è fat-

to tale nel volto
, perchè rinacque

come di nuovo alla vita ; per altro

Sant’ Epifanio dice aver trovato nel-

le tradizioni, che Lazzero aveva 30.

ànni, quando fu rifufeitato , e che

dappoi altri 50. nevifse.

1. Intorno alla figura del Salvatore lì

legge: ZESVS CRISTVS snella qual

leggenda il cambiamento dell’ l con-

fonante in Z alla parola lESVS farà

derivata dalla pronunzia , clic così

appunto fi tro\*a anche nella Tavola

XVII. fìg, 1. e ZESV fi legge nell’

infcrizione di Regina, prela dalCi-

miterio di Prifcilla , e riferita dal

Severano, e dal Grtitero. Così dalla

fìefsa pronunzia farà provenuta la mu-
tazione del DI in Z, che fpefso s’

incontra ne i libri de’ Santi Padri ,

prefso i quali fìa fcritto zahulusfer
diabohs ì e nella difputazione di Ar-
chelao centra Mantte , pubblica-

ta da Monfign. Zaceagna già primo
Cuftodc della Vaticana, vi è e forci-

t dia-
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diatum per eforcizatum jcd altri efem-

pj ci reca il noflro chiariilìmo Autore

dell’ I confonante cambiato in Z,in
due infcrizioni da lui copiate nel Ci.

miterio di Ciriaca j nelle quali fta

fcritto Zulia per lulia ,eldus Maxas,
per Ma)as . Sopra quefta pronunzia

del Z in cambio dell’ I confonantc

fa egli altre belliflìme ofservazioni

,

che qui farebbe troppo lunga cofa il

trafcriverc.

Le tre figure delle Tavola VII. p.

rapprefentano il miracolo fatto la fe-

conda volta dal Redentore nel fazia-

re le turbe colla moltiplicazione de’

pani, come fi conofee dalle fette fporte

de’frammenti avanzati,! quali nel pri-

mo miracolo non già in fette fporte

,

ma in dodici panieri, o cofani fi ri-

pofero . 1 fimboli di quefta ifto-

ria apprefso i Criftiani fono dal

noftro Autore pienamente fpiegati , e

In particolare quello della croce , con

cui fono fegnati que’ pani nelle fette

fporte avanzati

.

Egli dipoi fa vedere , che il cali- p_<

ce , o vafo di vetro cfprefso nella

prima figura poteva efser deftinato

non folo per ufo deW ^Agape , c per
B 6 og / i
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ogni altro convito de’ Criftiani i ma
ancora potè efser frammento di uno
de’ facri calici , detti minifleriali , per

ufo delle Mefse , nelle quali antica-

mente fi adoperavano calici di ve-

tro,

g,58. Nelle due prime figure della Ta-

vola IX. fi contiene T iftoria del Pa-

ralitico, che porta il fuo letticciuo-

lo, feccado il comando del Salvato-

re , da cui fu fanato, fopra lefpal-

le ') la quale ifioria fu fimbolo della

rifurrezione , 11 vefìito del Parali-

tico è con la tunica fuccinta , e coi

•calzoni, o fia brache, come appun-

to andavano i foldati , c i viandan-

ti , per difenderli da i rigori della

ftagione •, e può efserc , che cosi an-

cora ne andafsero gl’ infermi
,
per di-

fenderli dall’aria notevole. Nel pri-

mo vetro il Redentore fia efprelsoin

figura giovenile
, giufìa il coftumc

de’ pittori Criftiani antichi , e con
due riccj , o anelli da piede a i po-

chi capelli di lui, efsendo antica tra-

dizione , che efso gli avefse ricciuti

e più tofto radi , che no , come at-

teftano Teodoro Lettore , ilDamafce-

50 , Teofane, e Snida. Dietro al ca-

po
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po di lui fi vede un difco roton-

do , che noi fiam foliti chiamar

la diadema , e i latini lo dicevano

"lìjmbus. Quefio coftume
,
praticato

anche da’ Gentili, di adornare le tefìe

degli Dei col nimbo , è verifimile ,

che fia derivato dagli Egizj-, e ciò fi

conferma col frammento di un vafo

egizio di vetro, lavorato ad incavo,

che è nella Vallicella di Roma . L’

adulazione applicò dipoi lo fiefso

ornamento del nimbo anche alle tc-

fle degl’ Imperadori , oltre alla coro-

na radiata , come fi trae da molti

bafiìrilievi , e medaglie antiche . I

Crifìiani vedendone 1’ ufo frequente

alle immagini degl’ Imperadori ,
prò-

babilmente non lo confiderarono più

come cofa appartenente agli Dei , ma
come un puro ornamento , e però i

pittori Criftiani lo pofero anch’elfi

alle tefie de i Principi, e de’ perfo-

nagg) riguardevoli , e alle Provincie,

alle Città, c alle Virtù, daefiìrap-

prefentate fotto la forma fimbolica

di Principefse ; c così pure lo die-

dero, quando al Salvatore
, quando

agli Angioli
,
quando agli Apoftoli ,

ed altri Santi : di tutte le quali cofo

fe
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fe ne producono nell’ Opera del Sig.

Buonarruoti ampie e chiaritine pro-

ve.

p. 68. Nella terza figura della medefiina

Tavola fi rapprefenta uno dei fanti

Magi j cfsendo ella molto fimile a

due, che ne porta 1’ Aringhio. Tut-

ti e tre fon dipinti in un farcofago,

cavato dal Cimicerio Vaticano , con

brache lunghe dette dal Caldeo Sa-

raballa , c da Tertulliano Sarabaraj

e con certi piccoli mantelli, oltre a

i quali hanno il pallio lungo , e ri-

torto in capo. Un tal veftirefu prò.

prio di molti popoli dell’ Afia , da i

quali ficcome venne il culto fuperfti-

ziofo del Dio Ati , e del Dio Limo

,

cosi efscndo quelli fpecialmence ado-

rati in que’paefi, fi veggono perciò

in fimil guifa vediti . Ma tornando

a i fanti Magi, folevano i Criftia-

ni farli dipigncre , riconofcendo in

elfi le primizie della Religione , e

la grazia della vocazione delle gen-

ti i e però a canto di quello , che

c figurato nel vetro fuddetto , vc-

defi il volume dell’ Evangelio.

p-i. L’Afino , che fi fcorgenel quarto

vetro della TavolalX. inmezzoatre
al-
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alberi , che poflbno dinotare gli ulf-

vi , fervi forfè per fimbolo dell’ingref-

fo trionfale di Crifto in-Gerufalenx-

me, e infiemcquefto trionfo fimboleg-

gia la rifurrczione di lui , e la fog-

gezione de’ Gentili alla fila legge , de

i quali era figura quefìo giumento;.

Il miftero j
per cui il Salvatore volle

fervirfi in quella congiuntura dell’A-

fino , nel quale, fecondo alcuni era li-

gnificata la finagoga, appariCcc pie-

nameote dalla lettura dell’ Opera.».

Noi non polliamo accennare, non che

riferire ogni cofa . Il campanello ,

che fta pendente , al collo dei giumen-

to , fi oflerva anche in altri monumen-
ti , ove quello animale è rapprefenta-

to‘, e intorno a limili campanelli , fo-

liti attaccarli al collo delle bellie , è

da vederli ilSavaronefopra Sidonio,

il quale tra l’altre cofe adduce la leg-

ge de’ Goti al lib. VII. Tit. 2.11. Si

quis tintimabulum involaverit de ja-

ttunto, velbove.

Altra leggenda non v’ha in quello p.

vetro, che ASlNVS.. San Paolino

nel Natale IX. di San Felice fcrive.»

di aver fatto dipigner nella fua Chie-

fa alcuni animali, inficmecon le infcri-

2 io-
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2Ìoni, chele fpiegaflero. Ciò fi tro-*

va praticato in altre pitture , e minia-

ture antiche de’ Criftiani ; e tal coftu-

manza fu anche ne’ tempi più rimo-

ti apprefibi Gentili, particolarmen-

te ne’ principi dell’arte della pittu-

ra, come fcrivono Plinio, ed Elia-

«oj e ciò durò fimilmente gran tem-

po dopo, come eruditamente il no-

ftro Autore dimofira , il quale in ol-

P74. tre foggiugne, non efier lontano dal

verifimile, che l’artefice abbia volu-

to con quella figura afinina efprime-

re il nome , o cognome del padrone

del vetro, noneflendo nuovo quello

nome di ^fino nell’antichità, poiché

oltre alla famiglia ^fmia

,

il cogno-

me à'tAfina era d’uno degli Scipioni ,

c nelle infcrizioni h trovano alcune

donne nominate ^felle ; nè meno cf-

fendo infolito , che gli artefici fcol-

piflero nelle monete , o ne’ fepolcri co-

fc allufive , e relative al nome del-

la perfona, che avefle avuto parte ,

o a cui appartenere la moneta , o ’l

fepolcro , ove ponevano l’ inlcrizio-

ne.

pr;. In tutte e fei le figure delle tre Ta-
vole feguenti Hanno dipinti i SS. A-

po-
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pofloli Pietro, e Paolo, i ritratti de’

quali furono diligentemente confer-

vati fino ne i primi fecoli della Chie-

fa . Marcellina , che fu compagna di

Carpocrate, il quale fu prima diChe-
rinto, che viiTea i tempi di S. Gio-

vanni Evangelifta , confervava nel

fuo Larario colle immagini di Omero

,

e di Pittagora , quelle di Gesù Cri-

fìo , c di San Paolo . I ritratti di

quello Apofìolo ,
quali per via di

tradizione, pacarono ne’ fucceflbri ,

e però fi confervavano a i tempi di

Sant’Ambrogio , e di San Giovanni

Grifoftorao , il quale ne aveva uno
preflb di fé , e in leggendo le fue-»

Epiftole, di quando in quando fifla-

mcnte lo contemplava . Cuftodì pu-

re la Chiefa con molta cura le im-
magini de i fuddetti due Principi de-

gli Apoftoli , come fi vede ne i mo-
laici , c nelle antiche pitture . La_«

defcrizionc , che ne fa Niceforo Ca-
lifto nel lib. II. a capi XXXVII. del-

la fua Storia Ecclefiafìica , è in alcu-

ne cofe molto conforme alla pittura,

che ne i vetri rapportati n’ è efpref-

fa , dove San Paolo è calvo dalla^

par-
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parte d’ avanti , il che non è di San

Pietro.

p 77. E’ qui degno di particolar riflellìo-

ne il vedere , che in tutti quefti fram-

menti di vetro San Pietro è Tempre a

mandritta, il che negfi antichi mo-
faici , da i quali ne è partato poi T

ufo nel figlilo, e piombo delle Bolle

de’ Pontefici , non è cosi ;
poiché qui-

vi fta a mano delira San Paolo, eal^

la finiftra San Pietro 5 ma in ciò fare

gli artefici non ebbero mira alle fi

gure in fe ftefle, ma bensì aglifpet-

tatori, rifpetto a' quali ciò che nel-

le pitture torna a mandritta , inquan-

to ad efiì torna all’altra mano,* e con

tal rifpofta ben fondata molti eccel-

lenti Scrittori tolgono quefta debole

arma a coloro , che avrebbono volu-

to per tal cagione ofcurarc le prero-

gative di San Pietro

.

Defcrivefi pofcia il loro abito ,

che è un certo panno fovra le fpal-

Ic, fermato fui petto con una fibula,

la quale fembra adornata di gemme ;

a guifa della lacerna , Torta di fopra-

vefta fimile al pallio, che pure anda-

va nella ftefla forma affibbiata . Ufa-

va-
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vano i Cfifìiani*antichi portare im
panno di mediocre grandezza , clun,-

ghezza nel tempo deirorazione, a fi-

ne di ftare, per riverenza della divi-

nità, in abito decente , e modefto .

Lo fteflb fi trova praticato dagli Ebrei

nelle pubbliche orazioni , e quel pan-

no fovrapofto agli altri abiti , erede-

fi , che forte una fpecie di Efad, di

cui fi vedi per umiltà il Tanto Re
David avanti l’Arca » Quelli panni ,

che erano una fpecie di manto , ef-

fendo fiati tralafciati da i Laici , ri-

roafero a i foli Ecclefiafiici, e diven-

tarono le prime vedi facre, ramme-
morate dagli Scrittori fotto nome di

ftole, c di orar} . Merita efler letto

attentamente tutto quello che dice^

in quefio propofito il noftro celebre

Autore

.

In alcuna delle fuddette figure fìan-

no i Santi Apoftoli co’ diti della mano
accomodati nel modo, che gli tengo-

no i Vefeovi latini nel benedire-» ,

Quefio modo di dare la benedizione

apprertb i latini , vien deferitto da_.

molti Autori , e principalmente dal

Sinodo, che fi attribuifceaSantoUl-
darico Vefeovo di Augufta ,1’ anno

IOO<?.
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1009. nel capo XIX. riportato dal

Menardo fopra il Sacramentale di Gre-

gorio Papa pag. 1 8. 11 Goar nelle no-

te all’ Eucologio p. 991. dice, che i

latini già bcnedirono nella forma pra-

ticata da i greci , che pure tengono

ritte nel benedire tre dita , cioè 1’ ul-

timo, il medio, e 1 indice, piegan-

do rannidare, ed il pollice, efopra-

poncndogli infieme quali informa di

croce j ma è molto probabile , che.»

tanto, quelli, che quelli , oflervalTe-T

ro primieramente nel benedire ora 1’

una, ora l’altra maniera. Ciò fi ca-

va da’mofaici, e da altre ^,aatiche.^

p.8i. pitture . Le benedizioni per altro fi

davano a principio con l’attuale inà-

pofizione delle mani i ma poi doven-

doli benedir molti Criftiani , e tal-

volta un popolo intero > fu introdotta

la fola eftenfionc della mano , come
fi è detto , la quale tuttavia continuò

a chiamarli fra i greci x^po^ea-tot
,

cioè impofiaione delle mani ; ma da i

latini fu detta di prima Saluto^ per

la .fomiglianza , che aveva quefta_#

funzione con certo gcfto, cheappref-

fo i Gentili , e appreflb tutti fi pra-

ticava per annunciarli , falutandofi vi-

cen-
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ccndcvolmente , felici e profperi au-

gurj ; il che fi ofiervain alcune fta-

tue , e baflìrilievi , e fi trova men*
tovato preflb accreditati Scrittori.

I volumi, che fono in mano de i pgt
medefimi Apofloli , fignificano o l’O-

pcre canoniche lafciateci da i mede-
fimi, o la facoltà di predicare il Van-
gelo data loro da Crifto . 11 folo vo-

lume poi, che in mezzo di loro è di-

pinto , fignifica , che il Vangelo è iui_j

folo , benché fia ripartito in vari^
Scritture, e in oltre fignifica l’unifor-

naità delia predicazione degli Apofio-

ii. La corona poi, che pure é fola,

e nel mezzo di effi , dà a dive-

dere la corona del martirio, che nel

giorno fieflb ricevettero entrambi ,

Sta ella fopra il volume degli Evan-

gclj
, per dinotare l’annuncio fattoci

da Crifto del Regno de’ Cieli , e ac-

ciocché i fedeli apprendeflero , che

per ottener la corona dovevano oifer-

vare i precetti Evangelici

.

Intorno poi ai loro ritratti fi leg- p Sj.

jor.o i nomi loro fenza il.precedente

aggiunto di SarSus , il quale allora

lon poteva eflcrvi certamente , ef-

indo ftato introdotto qualche feco-

le
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io dopo . Da principio tutti i CcU
ftiani della Chiefa primitiva fi ap-

pellarono per cffcr eglino la_.

famiglia di Dio prediletta , c giufta_»

l’antico filo fignificatoi ma dipoi fe

ne valfcro folamenteper efprimere-»

gli uomini giufti, c per le virtù cri-

fiiane eminenti - Nel Calendario Ro-
mano , creduto del mezzo del IV. fe-

nolo , e publalicato dal Bucherio > e

dal Ruinart > non vi è mai avanti il

nome de’ Papi , o de’ Martiri l’aggiun-

to di San6iu$ , il quale però quali

fempre fi vede nel Calendario Carta-

ginefe, che vien creduto del V. fe-

nolo , fiampato la prima volta dal

Mabillon nel Tomo III. de’ fuoi ^na-
letti

,

e poi dal Ruinart negli

finceri . Il tralafciamento m qucfto

aggiunto fatto quivi ad alcuni nomi ,

fa conofeere , che allora folamente

eflb fi cominciava a introdurre.

.86. Palfiamo ad altra figura ,e farà qiic-

fta la prima della Tavola XIV. rap-

portata anche da Monfign. Fabbtretti

alla pag. ^94. delle InfcrixJioni . Ve-

defi quivi una figura di donna col

pallio } o colla Rola fopra il capo ,

e colle mani alzate in atcodi orare ,

che
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,che dalle lettere ANE , che vi fi leg-

gono , e da altre conghietture pare

che fia una Sant’Agnefa. Ella fìa in

mezzo de i SS. Apoftoli Pietro e

Paolo , come fi cava dal nome , che

fopra ciafcun di loro fi legge ; ed

eglino han la tunica colle ftrifce , o
fieno davi di porpora, co’ quali anti-

camente fi dipignevano le tuniche^

del Salvatore, e degli Angioli , e an-

che ci vien defcrittoil colobio di Szn

Bartolommeo apoftolo da Abdia Bab-

biionico: il qual colobio era una Por-

ta di tunica fenza maniche , o colle

maniche corte , detto cosi daxoxa^©',

cioè mozzo , e ciò per diftinguerlo dal-

le dalmatiche , le quali avean le ma-
niche lunghe

.
Quefta opinione di Ab-

dia, benché autore apocrifo, non è

Cngolare , ma fi accorda con altri

fcrittori, e con le antiche pitture-..

Simili davi , ufati dagli uomini , era-

no anche ordinario ornamento delle

vefti donnefche. Un Polo di prima-,

Pe ne metteva nel mezzo della tuni-

ca , più largo , o più ftretto , Pecon-

do la qualità, e grado delle perPone;

Ma col tempo crePcendo il lulTo , s’

introdulPe di metterne più d’ uno in
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Qna tunica iftcfla , come fi cava da-.

Orazio , da Varrone , da Tertullia-

no, cda altri documenti.

L’cftremità della ftola , o del pal-

lio della fopradctta figura è ornata di

porpora , della quale in molti luo«

ghi pur fi adornava ogni forra di ve-

lie. La tunica poi della figura mede-

lima non è cinta . Apprefib i Roma-
ni antichi le tuniche erpo corte, e

per quello non fi cingevano: il luflb

fece dipoi , che efie fi portaflero lun-

ghe, e quelle ebbero bifogno di cin-

tura. Bravi ancora un’ altra forca di

tuniche , le quali non andavano cinte ,

c ciòper la preziofità del lavoro, e

della materia , che impediva di la-

fciarle accollare alla perfona , e per

clTere d’impaccio , c di pefo non era-

no tanto lunghe. Llfavanfi dalle per-

fine infigni , e digrado, e in par-

ticolare da coloro che prefedevano a

i giuochi . Ciò viene confermato da
molti Autori, e fpecialmente da Ifi-

doro , dal quale la parola flaium fi

fpiega fdeinca vejtis , poiché{lare di-

cevafi propriamente delle tuniche non

cinte, c leveitida feena folevanoef.

fere d’appareqza , c preziofe . Que-
lle
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ftc tuniche non cinte chiamavanfida’

greci con divcrfi nomi , ruS'toi, o’pSo.

s-etSioi, TUToì "xiToini
, donde derivò

la parola flatim ufata da Ifidoro , e

prelTo i latini per la fuddetta ragio-

ne dicevanfi tunica re£ia , e tunica di-

fcinÉta ,
o difcin£ia femplicemente

.

Attorno la figura di quefta Santa fi p pt

vedono le fiamme, tra le quali ora-

va ,
fecondo gli Atti del fuo marti-

rio •, e con elTc ella pure c dipinta-,

nel Mofaico, fuori delle mura di Ro-

ma, fattole fare da Onorio circa Tan-

no 613.

Nella feconda figura della medefi-

ma Tavola fon degni di oflervazione

ij quattro Evangelj in forma ,

che nc i quattro lati vi fi veggono

efprefiì . Gli antichi non folo tifaro-

no di fcrivcre i libri loro in volumi ,

ma ancora in più foglj legati infieme,

come in oggi fi pratica , e come puofiì

vedere ne’ due Virgilj della Vaticana,

ed in uno della Medicea , ed in altri

antichiflìmi codici , e monumenti .

Queft’ ufanza paflata anche ne’ Cri-

ftiani , di' feri vere in libri i fanti

Evangelj , non fece però cefiare Tufo

fra loro de i volumi , ne i quali con-

Tomo XXFll C fer-
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fcrvarano gli ftellì, ed i rituali per

certe particolari funzioni . Ma in_i

quanto alle cofe p«x>fanc furono in-

tralafciati ben prcflo i volumi j e pe-

rò di rade fi vedono nella Notizia

dell’Imperio del Panciroli, fenon_*

forfè alcuna volta perefprimerc It-.

fuppliche , c le lettere

.

'95. Sopra i due ritratti fino al bufto

colla corona polla fu in aito > i quali

fi vedono nella terza figura della me-
defima Tavola XIV. fi leggono i no-

mi loroj SIMON, JOANNES. Se

quivi ebbe intenzione l’artefice di dar-

ci i ritratti de i due Santi Apoftoli

Simone, e Giovanni, dimoftroflì po-

co perito, dovendo egli dare la pre-

cedenza dei luogo a San Giovanni ,

fecondo l’ ordine del Collegio Apo-
ilolico datoci da San Marco , e in_(

quanto a i due fopradetti , confer-

matoci pur da San Luca . Ma forfè

egli volle efprimcre per quello, che

ila a man delira , l’Apolloio San Pie-

tro fotto il fuo antico nome di Simo-
ne e dell’ altro potrebbe dubitarli ,

fe fofse l’Apoftolo San Giovanni , non

vedendovifi efprefli i fegni dell’Apo-

ilolato I poiché non tiene né la mano
in
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in attodi±)en<;clire, nè il volume ncfe-

Ja finiftraj epuòefTer pertanto, ehc

egli fia un femplice Martire nomina-

to Giovanni , elTendo quello nome-»

molto in ufo fra i primi Cr iftiani ,

de’ quali uno ne fu fpccialmente-» ,

creduto difcepolo del Signore

.

Nel cerchio efteriore intorno vi c P-9f-

fcritto : DICNITAS . AMICORVM

.

PIE. ZESES. che è una delle folite

acclamaz.ioni conviviali . La parola

QICNITAS, cioè DIGNITAS prov-

viene da iignus , e più prodìmamen-

te da digno , antico verbo adoperato

per giudicar meritevole, e giu-

dicarli meritevole e per una certa

maniora modefta , quando uno accet-

tava i doni , dilTero gli Antichi , che

con accettargli colui, che gli riceve-

va, fìimava degno il donante deir ouor

di accettarli : onde Ottato Mrlevita-

no, parlando di Donato , ehc fdegna-

va di ricevere leoblanioni de’ Vefco-

vi, dilTe nel ilib. III. de quorttm obla~

tioniìm mmquim ejl dignatus accipe-

rfi\ e l’Autore ,,apocrifo sì , ma però

antico, ddfl’Epiftolc fra San Paolo,

cSencca, dilTc, digtiare acctpere . Di
qui derivò la parola dignite/c in (igni*

G i fia-»
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Seato di mifericordia, liberalità , e

umanità, e la parola dignativus per

benigms. ^noi nella noftra lingua»!

abbiamo il degH<ifc per invito a man-
giare , o a bere , e degnevole dicefi

quello, che facilmente accetta l’invi-

to •, e forfè perla forza dell’ ufo quel-

la ^axo\z dignitas dinotava il convito

ifteiro. Puòeflere nondimeno, chele

parole dignitas amicorum fieno una_»

pcriiirafi equivalente adire degniami-

si nel cafo del vocativo, e così egli-

no fodero a bere invitati
.
Quefta pe-

rifirafi , adoperata a dinotare i nomi
diperfone particolari, cdinfigni, s’

incontra in Omero , ed in altri anti-

chi Poeti i e da ciò derivarono i tito-

li, ora tanto invaili nell’ ufo, di Ec-

cellenza, Altezza, Serenità, ec.

Nelle figure delle Tavole feguen-

ti , ove fono le immagini de* Santi

Apofìoli Pietro, e Paolo, è notabile

la politura , in cui Panno quelle della

.loo.prima figura della Tavola XVI. San

Pietro, che tenne la Sede di Roma ,

è in atto di benedire , e San Paolo ,

così eccellente , e maravigliofo nella

predicazione, in atto di predicare .

Seggono ana^c^uefvi due troni in fe.

gno
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gnodel Sacerdozio, eiTendo ftati fo-

liti gli Apoftoli , egli antichi Vcfco-
vi , nelle facre funzioni , federe.*

fopra un trono, o cattedra diftinta ,

adattata però alla povertà profeflata-»

da’ primi Fedeli
.
Quando poi la Chic*

fa potè godere la pace, e liberamen-

te edificare i Divini Tempj, furono

collocate qucfle cattedre, o troni in

cima , e nel mezzo delle tribune del-

le Chiefe , alquanto più alti de’fedili

,

che li circondavano , fatti per li Pre-

ti,- i quali perciò nella lettera di Co-
ftantino a Cretto Vefcovo di òiracu-

fa , fono chiamati Sacerdoti del fe-

condo trono , e ancora fi dittero Sa-

cerdoti del fecondo ordine. Diprim»
avevano quetti troni un folo gradino,

e poi fi cottumarono di molcimmi gra-

di , donde furono detti gradati dx.»

Sant’Agoftino(it)

. Nell’altro frammento della ttetta.*p.

Tavola il martire San Lorenzo è tol-

to in mezzo da i Santi Apoftoli Pie-

tro e Paolo , dandogli il pittore l’o-

nore del primo luogo, fecondo l’ufo

,

che avrà offervato nella Chiefa di da-

re in alcune particolari funzioni il po-

C 5 fio

) Zpifl,zoi. aà Maxima,
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fio più degno al novizio, ed al forc-

ftiero. Cosi al novellò battezzato af-

fegnavafi luogo fublime nel presbite*

rjo, ci Vefcovi nella propria Chiefa

davano la preminenza del luogo al Vc-
Icovo foreftiero . Anche tra’ fecolari

fipraticava lo ftcflb v onde fi ha , che

andando Avito , non ancor creato Im*
peradore, a trattare la pace co’ Go-
ti, fu dal loro Re Teodorico , e da fuo

fratello meflb in mezzo , e adcompa-
gnatoin Tolofa.

L’abito che Hanno indoffb quelli

tre Santi, è da viaggio, come in atto

di eflere accompagnato il martire San

Lorenzo all’ eterno ripofo ; e però

hanno la penula indofib , ehe era-r

una Ibrta di veda da metter fopra ,

propria di colóro , che viaggia*

no , chiufà da ogni parte , fliorchè nel

luogo , per cui doveva paflar la te-

da pdr adattarfela alla perfona. Col

làedefimo vellimentoè verifimile an-

cora , che fofiero incontrati i forefìie-

ri da quegli , che li ricevevano , sì per-

chè tali incontri foglionoper lo più

farli di lontano , sì per uniformarli

all’abito loro . Le dette penule ftrette,

e corte ,
pelle indofib a i nollri San-

ti>
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ti , ottimamente anche ad cìlì loro

convengono, per lo ftringcreclie fa-

ceano la vita , e la perfona , effenda

un limbolo delle afflizioni in quefta

vita fofferte : diche piirc^ contrafle-

gnò quella fedia lunga fatta a fomi-

glianza de i letti antichi , mentre il

letto fi prende nella facra Scrittura-,

per fimbolodel ripofo celefte cper
quefta cagione c probabile, chefolTe-.

meflb un letto in una infcrizionc, che

ìlnoftro Autore rapporta .

11 volume , che ha San Lorenzo nel-o.

la manofiniftra, fignifica quello dei
fanti Evangelj , perchè, era officio

de’ Diaconi il portarlo , e ’l legger-

lo .

Non aflente dipoi il noftro Autorep-teT-

all’ opinione di coloro , i quali voglio-

no, che i Sacerdoti anco nella Chiefa

primitiva fi fieno fervici deìh penula ^

come d’abito facro , e che abbia-,

dato r origine alla odierna pianeta y

poiché , die’ egli , quantunque fia_»

vero , che quella abbia data 1’ ori-

gine a quefta , non feguì però quello

ne’ primi tempi , nè derivò dalla pe-

nula comune , e piccola , ma da altra

più ampia , e preziofa , che s’intro-

C 4 duf-
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dufieben tardi per abito civile

-, e la ;

pianeta venne ad efler connumerata^
fra le vefti facre , non folo dopo la i

ftola , ma dopo l’alba

,

dopo i colobi

,

;

e dopo le dalmatiche ; trovandofene
,

per quanto gli rinfci di vedere, la_.

prima menzione, come di vefte de’

Preti, nel Concilio Toletano IV. cele-

brato l’anno ypy. al canone XXVII.
Dipoi ne parlarono Seda , l’Ordine-. >

Romano nel fecolo Vili. Alenino ,

ed altri . Altre cofe irtorno a qnefto

vefìimento fi fogginngono nell’ Ope-
ra , che riferiamo, degne cime d’ef- i

fer fapiite.

IO, Nella prima figura della Tavola-.
!

XVII. fi vede il Protomartire Santo
j

Stefano in atto di afcoltare con atten-

zione il fuo divino Maefìro, acanto
del quale fìa una cafletta di fcritture ,

di figura quadra , dove fi confervava-

no i volumi. Simili cadette, le qua-

li in altre pitture fono di figura ton-

da , ed orbicolare , fi chiamavano

Scrhiia. Sotto i piedi del Redentore è

pollo il globo della terra, per figni-

ficare la conquida del mondo fatta da

lui colla fua divina parola. Il Santo

loftaafcoltando, fedente anch’egli ,

colle
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colle manifopra’l ginocchio, e le di-

ta incaftrate infieme : tutte cofe mi-
fteriofe , efimboliche. Il fuo nome epa
fcritto così : ISTEFANVS -, il qual

modo di feri vere
, e di mettere avan-

ti alle parole , die cominciano per due
confonanti , la vocale 1 , fi vede imita-

to in molte Infcrizioni *, cosi in una.»

del Cimiterio di Prifcilla fi legge-*

ISTEFANV , ed in altra ISSCVLPI
IVSSr, in una prefa dal Cimiteriodi

Cahfto ISTETIT IN SECVLO , ed
in altra ISPETI ; e così ancora-,

altrove ISSPIRITO SANTO , ed
ISPIRITO i ISPES i IZMARA-
GDVS, e ISMARAGDVS. Il nome
di CRISTO è fcritto in quefto mede-
fimo vetro fenza T H , di che pure

fe ne trovano efempj . Nè fi dee_*

,, dire, avverte qui il noftro Autore,

„ chefempre T Infcrizioni, dove fono

„ quefte, e fimi li cofe fuori di rego-

,, la, fieno tutte de’ tempi delTulti-

„ ma antichità , perchè ben fi fa ,

„ che nell’auge iltefla, enei fecold’

„ oro
,
per dir così , della lingua

,, Latina, in pochi luoghi, e da po-

„ chiflìmo numero di perfone fi par-

,, lava puntualmente, fecondo ideC<!

C j ,, ta-
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j, tami di coloro j cheneprefcriflero

j, le regole, eie ripulirono i or fac-

. ,, eia ragfofte cliicheffia , che cofa

,, fi dovrà credere dèlia gerite idiota ,

,, e particolarmente delle Infcrizioni

,, compofte , non cori publica auto-

,, rità, ma da’ privati, e fenza la_.

„ cenfura de’ più dotti, madiquel-

,, le fpécialmente di qiicfti noftri

„ vetri, fatti da artefici grolTolani ,

,,-i quali, ficcome erano mal prati-

,, chi deldifegno, còsi nelle poche»*

„ paroky che vi fcrivevano, avran-

„ no feguit'ata la loro corrotta pro-

„ nunzia. „
p.ìij. I due giovanòtti, cheftanno nella

feconda figura della médéfimà Tavo^

la, l’uno col hoiiicdi ÈLECTVS ,

l’altro di IVLIVS , fovra il primo
de’ quali il Salvatore mette in capo la.

tnano finiftra \ hanno un vefiimento

affai fìraordinario , effendo uria ffe-

cie di tunica cori una manica folaj. ,

con che fi ràffomiglia all' efomide ma
effo di qiiefta è più nobile e lungo, i fo-

pfa tutt’e due le fpalle fermato , là do-

vfe^quella non fi teneva, che fu la fpàlla

firiifìta . L’impofizioné della mano fat-

ta és CHilo fovra uno di loro, è fe-

gno
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gno di qualche ordinazione , e forfè

del Lettorato , dimoftrando i due_»

giovanetti un’età non capace di grado

maggiore

.

Il noftrochiariflìmo Autore dichia-p u*.

rando la prima figura della Tavola-.

fuiTeguente » . dubita , che appartenga

,

anziché a’ Cri ftiani, a’ Gentili. Le_»

parole , che vi fi leggono intorno ,

DVLCIS ANIMA VIVAS , fi leggo-

no in altri vali deftinati all’ ufo de i

fecondi. Una pkcola figura barbata ,

che è in tnczzo,e più in alto delle altre

due, fignificanti lo ipofo e la fpofa,

tiene fopra la tefta di ciafeuna di ef-

fe una coróna, ed è fatta col pallio in

capo; cofetutte, chela dinotano per

un facerdote idolatra, fapcndofi,che

era rito gentilefeo 1’ incoronare gli

fpofi novelli . Quello medefimo rito

era però comune ancora aiCrifìiani ,

e prima di loro agli Ebrei , come fi ca-

va da i facri Cantici , e da un luogo di

Ezechiello.

in tre framménti, che feguono, fiP•II^

legge in tre maniere il nome di Sant’

Agnefa , cioè ANNE , ANGNE , c

ACNE. Qiiefta diverfità difcriverlo

deriva da quella di pronunziarlo . Co-
C d sì

'
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sì le due NN adoperate in vece di

GN nella prima parola ANNE , fi

trovano pureufate in una Infcrizione,

dove ZINNVM fta fcritto in vece di

SIGNVM, e i greci fcrivcvano Marr®-

in vece di Mccyv©’ , ficcome in occi-

dente dicevafi Carolomamus in luogo

di Carolm Magnus . Nota Ezechicl-

lo Spanemio , che apprcfib i greci il

r j cd il N avanti il K ed il X ren-

devano quali lo fìclTo fiiono , e l’olTer-

va sì nelle medaglie , si nel marmo
del Cronico Arondelliano . Egli c

dunque credibile, che pronunziafiero

la N con qualche fuono, che fofie^»

mefcolato di G . Ciò fi fìabililce dal

vedere nell’ altro vetro il G pollo fra

dueNN nella parola ANGNE, ndn

peraltro, fe non per un cftecto della

pronunzia di qire’ tempi , dove il G
fi profferiva con qualche fuono di N.
IlDaufquio offervò in una infcrizione

SlNGNO in vece di SIGNO , e Io

Scaligero negl’ Indici^ al Grutero ne no-

ta molti efempj . Lo fìeffo fu avverti-

to dai dottiflìmo Sig. Abate Anton-
maria Salvini negli antichi manofcrit-

ti di noftrà lingita . 11 G poi , che nell’

altro fi vede adoperato in cambio di

G
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G nella voce ACNE , fa comprendere

effer veriffimo, che i Romani non_.

conofcelTero punto la pronunzia del

G , la qual lettera non fu inventata ,

che affai tardi , onde a i più antichi

Romani era conl.ueto il fervirfi del C
in cambio della medefima

.

t In tutti h fuddetti vetri fi vede_.p.ti

quella Santa colle mani diftefe, e in

atto di orare
,

giufìa la confuettidinc

de’Ciilliani di Ilare in quella politu-

ra, quando facevano le loropreghie-

rc, efprimcndain tal guifa quali un

modello della, pallìone . Leggefi ciò

praticato da molti fanti Martiri nel

tempo ifteffo de’ loro tormenti. Ri-

flette a quello luogo l’Autore , cha^p i

preffo quali tutte, le nazioni fu cofìu-

me univerfalc di tenere ncH’atto di

orare le braccia alzate , e dillcfe> .

Tutti i Fedeli limilmente lo tifaro-

no,. finche' feemando ladivozione^, ,

andò anche quefto a poco a poco in-»

difufo •, anzi la delicatezza delle Ma-
trone , per non fopportare quel pic-

colo incomodo , introduffe di farli

regger nell’ orazione le braccia da’fcr-

vitbri , come ben fi deduce da alcune

pitture addotte dali’Aringhio . In og-

gi
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gi queft’ufo di orare colle braccia dif-

tefe c rimafo a’ Sacerdoti nelle facre

preghiere, e fpecialmente della MelTa

,

d.'.ii. Oltre alle braccia diftefe in oran*

do, fta quella Santa anche in piedi ,

il che era confueto a^’ Fedeli più che

lo Ilare fedendo, od in ginocchioni .

Anche i Catecumeni oravano in pia;-

di , con qiieftà avvertenza però , che

dove i Fedeli tenevano la feccia medio,

crcmcntc elevata , i Catecumeni fe-

eeanfi ftare col capo baffo, non aven-

do effì ancora ottenuto col mezzo del

Battefimo, Fadòzìone, eia confiden-

za di figliuoli di Dio

.

pii 4. Si vede in oltre la Santa in mezzo a

due Colombe , . le quali furono efpref-

fe da’Crifliani nelle loro pitture , e

ne’ loro fepolcri j
più frequentemente

di qualunque altro fimbolo, per efse-

re fiata la colomba prefcclca fopra-»

ogni altro animale dalle divine Scrit-

ture per molciflimi fignificati , e mi-
fier j

.

p.ii/. li ritratto, che fi ivcde nella prima
figura della Tavola XIX. è probabil-

mente di qualche Gentile, il cui no-

me età. ^machia , come fi cava dal-

la Tua leggenda , che è quefia., :

AMA-
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AMACHI DVLCIS VlVAS CVM
CARIS TVIS. Nella deftra elio tiene

un lituo t fegno forfè dcH’auguratOjdi

cui egli era infignito . Ne fi piiòcre-

derc, che quel lituo fofle un pedo, o
bafìone pàftorale ritorto , donde fi

potefle conghiéttUrar quel ritratto

per fitratto di un Vefcovo
, poiché

noi perttìette l’antichità di quelli ve-

tri, fabbricati molto tempo prima ,

che s’ introducefle l’ufailzadcl pafto-

rale

.

Dalla feconda figura della {lefia_-pi5,i.

Tavola, ove fi vede effigiato San Lo-
renzo col pallio i e col volume fra^
le mani, è con quefte parole d’intor-

no al vetro, VICTOR VlVAS IN
NOMINE LAVRETI, prendeocca-
fione l’Autore di ragionare fopra le_,

fcfte, c i conviti foliti celebrarfi da i

Criftiani , fotto il nome di
,

ne i giorni natalizi de’ Màrtiri : il

che fi praticò fino al tempo degli Apo-
ftoli , non tanto a fine di mante-
nere la carità fraterna

^ quanto per
levare alla religione Cri (liana lappa-
renza di troppa aufterità, giacché i

Pagani più rozzi fentivano della ripu-

gnanza ad abbracciare la fteifa , co-
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me troppo auftera, e a riniinziareJ

a quelle allegrie, concili i Gentili ac«

compagnavano le loro folennità pro-

fane , e fuperftiziofe . Di quelli fa-

cri conviti parlano abbondantemente

i facri Scrittori , dai quali fi appren-

de, che elfi conviti fi facevano anco-

ra per li defunti , o nella loro depo-

fizione , o nell’atto di feppellirli
, a

ne’ giorni vicini , o ne’ giorni anni-

verfarj , o finalmente nel dì 22. di

, .Febbraio . Nel vetro , di cui qui fi

ragiona , leggefi invocato nell’ accla-

mazione conviviale il nome di San_»

Lorenzo, fecondo la confuetudine de’

Fedeli , i quali , dove da’ Gentili fi

folca bere in onore degli Dei , intro-

dulTero di bere ad onore di Gesù Cri-

ilo, e de’ Santi. Coll’ occafione di no-

minare poi qualche Santo , o perfo-

naggio , in nome di cui bevevano ,

dandoli bicchiere ad un’altro, l’ob-

bligavano a bere in onore del mede-
fimo , il che fi dicea propinare e co-

si vicendevolmente faccendo, fi veni-

va poi a difordinar grandemente j e

però col tempo anche quefto fu uno
de’ motivi, per cui furono quelli con-

viti facri aboliti

.

La
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La N. lafciata nelnome dlSan Lo-p jj?.

rcnzo, c fecondo l’ufo , che ebbero

gli antichi Latini , e anche i Greci

di ometterla nel riferire i nomi|pro-

prj : di che 1’ Autore ce ne produce

più efempj .

Le corone, che nell’altro vetro fi

veggono polle nel mezzo di quattro

perfone , nominate quivi Simone ,

Damati Tietro , e Floro, ce li fan-

no creder per Martiri . Sotto la figura,

e la parola di corona è notifiìmo rap-

prefentarfi il premio del martirio .

Nè folamente alle memorie de’ Mar-
tiri , ma anche al fepolcro de’San.

ti Confefsori appendevanfi in dono co-

rone preziofe , che vi (lavano fofpe-

fe in legno della vittoria riportata

da loro fopra i nollri comuni ne-

mici .

Intorno ad alcuno de i nomi de
quattro Martiri fopradetti, fa ilno-

llro Autore belliflìme rifleifioni , e in

particolare fopra quello di Damas .

Ne i Martirologi non fi legge Marti-

re con tal nome . L’ Aringhio lo ri-

porta però in un’ altro vetro ; dal

che fi può arguire, che nella Chiefa.

di Roma fofse fiato qualche Damar
Mar-
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Martire, vicino a i tempi degli Apo-
ftoli, di cui fofse quivi celcbre|k me--

moria , ctftde poi facilmente ne deri-

vò il nottie di Damafo . Il nome di

Damas fu comtine Anche fra i Gen-

tili ,
onde prefso il Grutero fi trovà

un MettihS Damai , e fcnrfc è lo ftef-

fo che quello di Dama > pofto neila

feguetìte infcriiione

M* F V FIVS. M. L.

DAMA
ET. TV.

formula di fallito , e fi dee intendere ;

Et tu vale . Quefta infcrizione appar-

tiene forfè a quel fervo mentovato

da Perfio nella fatira V. il quale chia-

mandofi Dama > nella manumifiìone

fu appellato Marco Dama ; il che

quando fofseficuro, averemmo, che
il nome del padrone di lui fofse M*
Fufius > giacche era confueto , che i

fervi nella maftutnifiìone prendefserò

il pronome , ed il nome de’ lor pa-

dróni. Ghiudefi quello ragionamento

con una belliflìma infcrizione greca,

trovata in Roma l'anno 1715. nella

vigna de’ Sigg. Cavalieri ; la quale

vien per dillefo recata nell’ Opera
del Sig. Buonarruoti , con due verfio-
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-ni latine ,
1’ una in profa , l’altra in

vcrfo, del chiariflìmoSig. Abate An-

torimarià Salvini , il quale a piedi

vi ha aggiurfto alcune note molto éni-

dite . L’ infcrizione fuddetta appartie-

ne ad un medico , per nóme Da-

ma.
Nel fondo del vafo, che fórma lap i4ew

prima figura della XX. Tavola fi

contengono otto figure ^
1’ una nel

mezzo , che rafsembra una donna ,

e r altre fette all’ intorno . Può ef-

fere , chequi fia rapprefentatao San-

ta Felicita co’ fuoi fette figliuoli , i

quali patirono in Roma fotto Marco
Aurelio, e la cui memoria era quivi

afsai celebre j ovvero la madre de’Mac-

cabei co’ fuoi fette figliuoli , i quali

anche ne’ tempi antichi furono in

grandiflìma venerazione appreflb i

Griftiani.

Nell’ altro vetro fono efprefse due
figure co’ loro nomi, LAVRENTIVS,
e CRlPRANVS , che forfè è cor-

rottamente fcritto in luogo del no-
me di San Cipriano, famofo Vefeovo
di Cartagine

, e anche in Roma ce-

lebratiflì mo
,
per avere aderito al fan-

to Papa Cornelio nell’ abbafsare lo-

fei-
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fcifma di Novaco, e di Novaziano.

'46. La terza figura della Tavola XXL
ci rapprefenta un matrimonio di due

fpofi Criftiani , eflTendovi in mezzo
'\\ monQgrammcL di Crifto . La fpofa

non è quivi velata , non eflendo in

Roma introdotto ancora tra i Cri-

fìiani l’ufo di velare le fpofc , co»

me fiaccano i Gentili. Il velo dipoi

divenne anche fifa loro uno de i riti con

cui le nozze fi celebravano . La fpo-.

fa per nome MATVRA , è quivi

dalla parte delira dello fpofo > il che

è contra 1
’ ufo Ecclefiaftico , che in

oggi ancora fi ofTerva, ma è fecondo

l’antico coftume, poiché allora quel

luogo non era pollo di precedenza, ma
bensì d’ inferiorità. Ella inoltre ha
l’acconciatura del capo, elicerà pro-

pria delle fanciulle , e diverfa da
quella , che folcano tifare le vedove j

e moftra anche di avere le velli pre-

ziofe, ed ornate ,
giulla il collume

univerfale , ed antico di ornare le

fpofe . Il volume , che le Ha a c^n-

to, rapprefenta forfè la fcritta nu-

ziale, e della dote, tabulasnuptiales,.

o fponfales detta da Tertulliano, e,

da San Girolamo.

In
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In molte figure delle Tavole fulTe-P M'?*

guenti fi vedono adornati i vali di

varj ritratti : la qual coftumanza è

antichifiìma . Svetonio nella vita di

Vefpafiano fa menzione di alcuni vafi

di lavoro antico, ov’eraimprefiauna

effigie fomigliantiffima a quefìo Im-
pcradore -, e Trebellio fcrive di Cor-

nelio Macro, elle eflb aveva unì pa-

tera , o bacino, in cui v’ era Alef-

fandro Magno , con un baflbrilicvo

intorno , che rapprefentava le gefta

di quel Monarca. Altri efemp) cene

fomminiftrano gli Scrittori, come fi

può vedere nell’ Opera , dove con mol-

to fondamento s’illuftra a talpropo-

fito un luogo della fatira XI. di Gio-

venale verf. 17. Nei vetri figurati del-

le Tavole fopradette fi rapprefenta-

no per lo più il padrone del convito

infieme con la moglie , e co’ figliuoli

di lui, e in uno principalmente vi è
’l

nome nella leggenda , che dice ; MA-
XIMA VIVAS CVM DEXTRO }

e in unaltro SALVTI {cioè Saluzio

,

nome di famiglia , o forfè dee dir^
SALVSTIVS

) PIE ZESES CVM
DONATA. Di tutti quefii ritratti

r Autore confiderà gli abiti
, e gli

or-
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ornamenti , fenza che però vi fi of-

fervino gli orecchini , ed i vezzi ,

r ufo de’ quali c per altro antichifll-

mo

.

Ma non fi può così alla sfuggita pafla-

re ciò eh? dottamente egli oflcrva fo-

pra le acconciature di tefta. Riflette

pertanto , che le donne in quelli ve-

tri rapprefentate
,
quantunque fi pof-

fa credere, che nel tempo tnedefimo

poteflèro ufare differenti acconciature,

fi ha però dalle medaglie , che anda-

vano mantenendo nella maggior pat'#

te de’ capelli , che circonda la £iccia,

tempo per tempo i(Hia moda , ed una

ufanza quafi medefima*, onde fi può
conghietturare in qualche modo da

quelle, che danno efpreffe ne i fud*

detti frammenti , i tempi , né’ quali

polTono eflere i medefimi ftatti^tti

.

1 capelli per efempio, che ha.intor^

no la figura feconda della Taivola XXI.
fono uniformi a quelli , che fi raiv.-

vifano nelle medaglie di Didia .Cla-

ra figliuola di Didio Giuliano. Quel-
le delle Tavole XXU. e XXilI. han-

no i capelli ondaci , e molto fimi!!

a quelli delle itefìe di Mammea , di

Ocacilia, di Giulia Paola, e di Tran-

quil-
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<iuillina. La donna della figura terza

di queft’ ultima Tavola fi aflbmiglia

affai air acconciatura di Etrufcilla, ec.

Dal che fi può conghietturare , che

tutte quelle figure , fuori di quella

della Tavola XXL fieno fiate fatte

intorno al tempo di Elagabalo , fino

a quello di Gallieno , o pochi anni

dopo : e ciò fi conferma con altri

rifcontri

.

Difcorrefi in oltre fopra quella for-p. 156.

ta di collare , col quale fi Scorgono

ornaci alcuni di quei ritratti donne-

fchij e fopra la forma dell’abito ,

col quale fono vefiiti gli uomini ne’

medefimi vetri , foroigliante moltop.ij7.

alla toga , non già fecondo la fua

forma antica , ma fecondo quella >

a cui fi farà ridotta verfo il princi-

pio del III. fecolo , o poco prima ;

e di quelle , e di qiiefia fe ne dà qui-

vi una efatta deferizione ed ifioriaj

dopo la quale & h làfiellìone foprap ' so-

la mano diritta , che hanno in tutti

quelli vetri le donne nella forma

appunto , con cui Trimaleioneap-

preffo Petronio , nel firammento Tra-

gurienfe , ordinando all’ architetto il

luo fcpolcro , dice : dexteram

meam
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meam ponas flatuam Fortunata mea \

ma le donne avendo quel luogo , non

venivano ad avere la precedenza Co-

pra il marito , ma bene il fecondo

luogo ;
poiché preflb gli antichi vi

era una mandiritta, la quale diven-

tava il fecondo luogo
, quandoa can-

to vi foife perfona di grado , e di

fiato , di tal difugtiaglianza , che per

fe fìefla venifle a coftituire il luogo

principale. Gli efempi , che fe ne

adducono a queflo palfo, mettono la

cofa fuor di ogni dubbio. Molte cofe

ci conviene tralafciarc
,
per non cade-

re in foverchia lunghezza

.

J6i. Il fecondo vetro della Tavola XXl V.

non contiene , che quefta acclamazio-

ne ; EYOAI FAYKYTATE
, Evo-

diodolciffimo. Fucoftume degli antichi

adornare anche i vali di fole , e fem-,

plici lettere , e ne parla Ateneo lib-.

XI. cap. Xiy. che perciò fi chiama-
vano ypctfjtiiuTtK* nroTiipM

, Bicchieri

letterati, Ciccomc que’ due di Nero-
ne, preflb Svetonto (a) da. cfso de-

nominati Omerici , per efservi feoK

piti alcuni verfi di Omero. Dall’ag-

giunto di dolci(Jìmo , dato a quell’

Evo-

( a ) Nermt tap, VII,
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Evodio cava motivo il preftantifÉmo

noftro Letterato di trattare del co.

ftiime , che avevano i Criftiani di

fcrivcr fopra i fepolcri de’ loro cari

defunti l’ ultime parole affettuofe ,

colle quali negli ufficj cftremi gli ac-

compagnavanojc ne reca molte infcri-

zioni , ove diverfe fono le formule

fopradette , ad ognuna delle quali ag^

giugne le dovute confiderazioni

.

La prima figura della Tavola XXV.P-*7 s-

è di un fanciullo dipinto fino al bu-

fto, col nome di CER.ONTIVS , o
GER.ONTIYS . La coroncina,che

ha di capelli, eia toga che ha indof-

fo , lo dinota di nafeita nobile . Intorno

al collo ha un filo di perle , che da-

gli antichi Giurifconfulti era detto

linea margaritarum . La donna della

figura feguente
,
per nome CERICIA,

famiglia nota negli antichi monumen-
ti, ha intorno al capo una fafeia ,

che è mefsa da Ifidoro fra gli orna-

menti delle matrone i ed è una di quel-

le, che i Giurifconfulti chiamano i'e-

mitnitne .

Ledile fanciulle della Tavola XXVl.P*^^'
fono veftite di una certa vefte molto
ftravagante , tutta ricamata , la qua-

TomoXXni. D le
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le il nofìro Autore penfa , chepofsa

cfsere una fotta di penula, veftimen-
to adoperato anche dalle donne > co-

me fi cava da Quintiliano, edaUl-
piano . Di quelle penule matronali

ornate, e iftoriate di ricamo, fene

fa menzione daTrebellio nella vita

di Quieto Tiranno -, e per quefio, Ca-
ligola viene tacciato da Svetonio

,
per

efserfi fervito di una penula dipinta

,

e ricamata, poiché tali penule erano

veftimento proprio delle donne . Di
quella fono abbigliate le damigelle

dell’Imperatrice Teodora in un mofai-

co di Ravenna

.

176. 1 due giovanetti efprefll nella me-
defima Tavola Hanno con due ciuffi

di capelli dalla parte diritta. Fu co-

llume degli antichi 1’ accom-odarc i

capelli a i fanciulli in qualche ma-
niera diHinta , e diverfa da quella ,

che tifavano per gli uomini adulti j e

in particolare c celebre la fuperlli-

zione de’ Gentili di lafciare a quelli

i capelli lunghi
,
per tagliarli poi a

fuo tempo, e dedicargli agli Dii ,

Ne tagliavano però qualche volta una

parte , lafciandone , per la detta fu-

perftizione , una fola ciocca -, come
fi ha
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fi ha da qiiefto vetro, e da altri rif-

contri

.

Nel primo frammento dalla Tavola P''7*‘

XXVIIl. fi rapprefenta uno de’ coc-

chieri de’ Circenfi , detti da i Latini

iAurìiiH i ed ancora ^gitatores, col-

locato (opra un cocchio tirato da

quattro cavalli , con la frutta , o fla-

gello in mano, inttrumento neceCsa-

tio agli aurighi , e dato da Omero
agli Eroi , che corfero colle carrette

nel funerale di Patroclo , ed efprefso

anche nel medaglione di Bonifacio au-

rigatore appretto il Ducange.

Sono da ottervarfi i marchi , che p i79-

hanno nelle cofce i cavalli , e’I col-

lare, che fi vede poflo a i due ca-

valli di mezzo , acciocché il giogo ,

ovvero il timone non faccia lor ma-
le i ficcomc per difefa del piede di

dietro , ovvero per mero ornamento,

hanno anche i calzari. Meritano pur
rifleifione le macchie di pardo , di

cui han fegnate le cofce , e le gam-
be i due cavalli , che fon dalla par-

te di fuori.

In alto pretto la tetta del cocchie- ?•'***

re tta fcrifto LEAENI NICA, cioè
^

Lemia vinci. La mefcolanzadellc vo-'-

Da ci
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ci greche nelle infcrizioni latine , c

10 fcriverle co’ caratteri latini, èco-

fa, che ha molti efemp) nell’anti-

chità . L’ autore ne parla altrove dif-

fafamcntc. La famiglia li tro-

va mentovata nel corpo delle infcri-

zioni Gruteriane.

p.iSi. Ci fono anche fcritti i nomi de’

quattro cavalli , che fono NlCEFO-
RYS , AEROPETES , BOTROCA-
LENES, ACCIATVS. Ilprimono-

P me denota riportatore di vittorie y

11 fecondo volante per aria ; il cer-

io , forfè pofto per un certo vezzo

,

grappolo d‘ uva Catena il quarto ,

per aver lenfo , dee forfè dire AC-
CITVS , cioè affai veloce , oppure

accitatus in vece di iticitatus. E’ no-

to non meno ,che antico 1’ ufo di por-

re il nome a’ cavalli

.

n vetro, che fcgue, efprimePal-

ladc in atto di accompagnare Ercole

ai cielo. Fra quelle due Deità , fe-

condo le favole de’ Gentili paflava

.

grandiflìma conneflìone. Pauiania ce

le rapprefenta in una delle molte iho-

rie delia fedia fatta da Baticie, la qua.

p.igy.Ie in Amicla fi confervava . Un Er-

cole pur fi vede nella prima figura
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della Tavola XXVJI. con alcuna fo-

pra le fpalle delle fiere da lui do-

mate, e forfè col Cerbero da lui trat-

to fuor deir inferno: di che può cf-

fcr fegno la pianta, che gli fta a can-

to , la quale potrebbe rapprefentare

qualche fpecie di aconito , che fin.

gono nato dalla bava di quel favolo-

fo animale.

Protefìa r Autore di avere inferi-

ti i fuddetti vafi , ficcome gli altri

de’ Gentili, nella prefentc raccolta ,

non tanto per la erudizione ,
che in

fe racchiudono, quanto
,
perchè da

eflì vien grandemente provata lanti-

chità de i vetri de i Crifiiani , ef-

fendo gli uni e gii altri di un me-
defimo lavoro , e fu T ifteffa ma-
niera .

Tale c’I Genio alato, che fifcor-p.i8^.

ge nel piccol fondo di un’ altro bic-

chiero -, il qual Genio tiene fotto

r afcclla finiftra una face fmorzata in

terra, e vi fta fopra appoggiato .

Si penfa, che fia fimbolo della Mor-
te, per la fomiglianza , che ha con
la figura di un fimile Genio inta-

gliato fopra un farcofagoj che è in

Roma nella Villa Panfilj . E notabi-p.

D
3 le
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le quella fafeia di porpora , la quale

due volte girando attorno il collo

del fuddetco Genio, gli viene pofeia

a paflare in croce fopra del petto *,

e quella fafeia è probabile, chefia

quella forta di fafeia , e di cintura ,

che da Ifidoro (a) è detta redimii

culata , Il medefimo Genio ha al

braccio lìniftro due ccrch) , o fia

propriamente arroìlle , ficcome quel-

le del braccio deliro fi diceano de-

ftrali y e i due cerchietti , che ha Io,

lleflb all’uno ed all’altro piede , era-

no chiamati perifceiidi . A fianco di

lui v’ha un piccolo pilallro , il quale

può dinotare un fepolcro •, e fopra

quello cippo fepolcralc v’ ha un pic-

colo uccello , che è uno de’ fegni »

de’ quali gli antichi ornavano le fe-

polture de’ loro defunti, non meno ,

che di fiori , e di erbe : il che fi

prova con la infcrizione di una gio-

vanetta per nome Littoria y polla al-

le radici del monte Soratte y la quale

viene dichiarata , e illullratadal no-

flro Autore.

Il frammento , che fegue , con-
^ tiene la nota favola di Amore , e

di

< a ; Uh. XIX. cap.TiXXllI.
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ii Pfiche ; ma non fono cosi note , e

:omuni le cofe , che il noftro Auto-

re vi efamina. Efpone in primo luo-

jo il miftero di qiiefta favola
, per

mi gli antichi vollero fignificare il

iifcendimento , o fia la caduta del-

anime, cd il loro circuito , eritor-

10, ne’ quali flati penfavano , che

lleno foflfero fempre accompagnate

Ja Amore , e fecondo altri , dal Ce-

lio fuperiore, e predominante , con*

giunto ad effe con nodo indiffolubii

ii nozze
.
Qiiefta opinione ebbe ori-

5Ìne da’ Caldei
,
pafsò negli Egizj ,

e poi r adottarono i Greci , e fpe-

cialmente i Platonici . Nella forma
però, con cui ella ci vicn defcrìtta

da Apulejo, e fi offerva ne’ monu-
menti antichi , è affai probabile ,

che foffe prefa da alcuni occulti ,‘ e

fegreti mifterj ,
i quali fi celebraf-

fero in qualche luogo ad Amore. E*

ringoiare offervazione del noftro Au-
tore, che fe bene qucfta favola fi

vede rapprefentata in molti antichi

monumenti , e prima ancora dell’

Imperio Romano, pochi Autori pe-

rò, che ne parlano, fono moderni,

mentre il più antico di loro fi è

D 4 Apu-
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Apulejo, il quale vifTe verfo il co-

minciamento del V. fecole dell’ era

comune di Crifto. Penfa egli dun-
que, che gli Scrittori antichi intan-

to non abbiano fatta menzione di

quella favola , fe non in quanto el-

la foffe prefa da i millerj occulti ,

de i quali andavano molto ritenuti,

e fuperftiziofi in propalarne i fegre-

ti ; il qual riguardo non ebbero po-

feia i moderni 5 e però Plutarco fcrif-

fe liberamente d’ Ifide , e di Ofiri-

de , Luciano della Dea Siria , cApu-
lejo di Ifide.

,if6. Efpofla generalmente l’origine del-

la favola di Amore , e di Pliche ,

che forfè era il foggetto de’ millerj

di Amore, che fi celebravano nelle

Tefpie di Beozia , difeende 1’ Auto-

re alla fpeciale illullrazione delle fi-

gure del vetro . Confiderà in primo
luogo le ali di Pfiche , la quale rap-

prefentando, come già difie , l’ani-

ma , ben quelle fe le convengono ,

mentre i Gentili fuppofero l’ anime

alate , come fi ha da Platone , da

Porfirio , e da Pfello . Le fuddette

ali fono di farfalla j e la ragione fi è

,

che tanto 1’ anima
,
quanto la farfal-

la
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la fu detta da’ Greci . Nè per

efprimere il giro dell’ anime , pote-

vafi immaginare 5,un (imbolo più ad»-

,> guato di qucfto picciolo infetto ,

,, il quale in un certo modo , non

„ altrimenti , che l’ anitna
,
prova

,, più (iati , mentre racchiudendoli

,, verme nel bozzolo , n’efce poi can-

,, giato in un volatile , onde negli

„ antichi monumenti
, per rapprc-

,, Tentare 1’ anima , non folo s’ in-

,, contra efpreffa una fanciulla alata,

,, quale è la nofìra, ma foventean-

„ cora la fola farfalla •, e quindi

,, il noftro fublimiùimo Poeta (<t)

» l’applicò alla vita nuova, ebea-

„ ta , alla quale palTar dcono l’ani-

,, me noftre dopo la morte ;

Non z/' accorgete voi, che noiJtam vermi
Nati a formar l'angelica farfalla.

Lo fpecchio che (i vedea canto alla

fpofa Pliche, e fegno delle medefi-
me nozze, che ella fa con Amore .

Elfo è di figura rotonda
, poiché ta-

le gli antichi lo tifavano
, come (ì

vede in molti bafiìrilievi , ed in altre

antiche memorie. Tali fpecch) erano p.iJj*

di metallo bianco, e 1’ Autore ne ha
D

j par-

( a ) Dam nel PurgzCant. X»
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parlato ancora nell’ altra ( a

) fiia

Opera. Oltre a ciò , Pliche tiene in

mano un piccolo panno ornato ver-

p
jp^fo l’efìremità di una ftrifcia di porr

poraj il qual panno le avrà fervito

di flamine , folito metterli in capo

agli fpoli. Al braccio deliro di ella

fi vedono due cerchietti , uno nella

parte fuperiore del braccio , ed uno
al polfo) e due pure ne ha percia-

Icuno de’ piedi , e quelli pure erano

de’ foliti ornamenti donnefehi , de’

quali ne parla pienamente il vecchio

Tommafo Bartolini nel fuo Trattato

de ^rmillis vetenima ec.

p.ioo. La pianta, ed erba, che è dietro

ad Amore , rapprefenta unafpcciedi

verbena , di cui fi folevano corona-

re gli fpoli
,
per la ragione, che ella

nafee intorno a i muri, ed è pianta,

per dir così, cafereccia , come dee

efler la moglie •, onde in una Infcri-

2Ìone negli Orti Giulliniani di Ro- I

ma polla ad una taleAmimone, el- I

la è chiamata graziofamente : DO-
MISEDA j e da’ Greci fi dà alla buo-

na |donna 1’ atributo , cioè

Quardacafa . Per un’altra ragione può
efle-

C a ) Offervax.^ a’ Mtdagliem
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cflere la verbena pofta accanto ad

Amore , cioè per efler pianta a Ve-

nere confecrata : di che fe ne ha rif-

contro in Paufania . Può efser an-p-

cora , che quella pianta , e l'altra

pianta più piccola , la quale ha il

fior rofso , vi fieno fiate pofie dall’

artefice per dinotare gli Elifi , ne’

quali dopo fciolta 1’ anima dal corpo

fupponcvano, che quefte nozze fof-

fero celebrate.

Intorno al vetro medefimo fi ve-

dono quefie parole ; ANIMA DVL-
CIS FRVAMVR NOS SINE BILE
ZESES: fopra la fpiegazione delle

quali noi ci rimetteremo alla lettura

del libro •, e folamente con la fcorta

di eflb avvertiremo} che quella for-

mula , fruamur fine bile y cafsaicon-p-aoi

fimile a ciò , che fi legge in molte

infcrizioni , d’ efser vivuti i maritati

,

fine uUa querela
, fine ulta lite , ec.

ed infino ; nunquam marito fuo ma-
ledixity e che della bile, in cambio

di ira, o fdegno, fe ne fervifsero i

Latini , ficcome i Greci fi vaifero nel

medefimo fignificato della parola,

lo abbiamola quefia infcrizionc ripor-

tata dal Grutcro pag. 1 040. nu . J

.

D 6 D,U,
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D. M.

Q^CAVIVS. SEVERVS
RVTiLlAE . PRIMITIVAE

CONIVGI. SVAE
DVLCISSIMAE

CVM. QVA. VIXI
ANNIS. XX. SINE. BILE

Quel ZESES del medefitno vetro ,

ed in altri PIE ZESES , cioè Bevi ,

Vìva ,
trattandoli d’ acclamazioni con-

vivali > pofsono cfsere {late introdot-

te per un certo vezzo , conliieto an-

cora ne’ tempi noftri , di ufare ta-

lora , e d’ inferire ne’ difcorfi fami-

liari , ed atìcttuofi
,

qualche parola

di lingua foreftiera: il qual colfurne

fu tacciato da Giovenale Sat,Vl.r\c\ì&

donne Romane , le quali li credevano

di parere più fpiritcfe , coll’ andar

mefcolando di tanto in tanto delle

parole greche ne’ loro dilcorli v e ’i

medelimo Ilio fu fcguitato inlino da’

Criftiani . Che poi al bere ne’ con-

viti lì fofse folito acclamare, vtvas

,

•vivay ec. fe ne hanno molte prove

apprelTo gli antichi Scrittori,

p.zo/. c tempo , che pahìamo alla

Tavola XXIX. Nel primo vetro di

qiieltaiono dipinte le tre Monete,
quali
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quafi nella fìefsa giiifa , con cui fo-

no nelle medaglie , ora fotto il no-

me di Equità , or fotto quello di

Moneta ; e lono in numero di tre ,

per li 'tre metalli principali , ne’

quali fi batteano . Quella di mez-
zo folca farli co’ capelli legati in ci-

ma. la tefta , fecondo l’ ufo delle fan-

ciulle, per efprimere la moneta d’

oro i ma qui tutt’ e tre hanno la me-
defima acconciatura da fanciulle , la

quale potrebbe anche efsere un’ or-

namento folito metterli in capo alle

Deità, che tutu/o fii detto dagli eru-

diti , per la fimilitudine di quello

così detto , che portavano in capo

alcuni Sacerdoti • Hanno efse in ma-
no il cornucopia, fegno della felici-

tà , che arreca a’ popoli la buona

moneta , e dell’ avere in fe tutte le

cofe nccelsariealla vita comoda e gio-

conda . La loro tunica è d’ oro con

due firiice di porpora. A i piedi di

cialchcduna vi c ’l conio della mone-

ta . I danari , che fono fparfi pel

campo del vetro , fanno credere >

che quello pofsa efsere ftato fattoper

uno di quei doni , chiamati Xenii »

foliti mandarli agli amici ne’Sacurna-
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li, ed in occafione dell’ anno nuovo.

Le parole, che vi fono feri tte : NV.
GAS VIVAS, efprimono dueaccla-

inazioni •, e con la prima par , che

fì dica al padrone , e a quello , a

cui doveva regalarli il bicchiere ,

che fìimi tutte lecofe, eleftefle ric-

chezze , per bagattelle

.

p.:o5. Nella feconda figura lì rapprefenta

una piccola anfora , che è di vetro

turchino , e trafparente , adornata

di tre cavalli , c di quefte lettere :

VINCENTI PIE ZESES: rincemio

bevi i viva. Più fotto vi fono i no-

mi di que’ cavalli : AEGIS , tempe-

fta ,
OIKOYmENH, mondo , e ZEP ,

Zeffiro . Merita riflellìone il vedere,

che efsendo il primo verfo fcritto a

diritto, ed al Polito, il fecondo poi,

che contiene il nome de’cavalli , vie-

ne,? li legge da rovefeio ; il qual mo-
do di fcrivere chiamarono i greci, co-

me li vede in Paufania ( a )
(SwTpotoS'òyf

dalla limilitudine dell’ arare de’ buoi,

i quali fatto un folco , ricomincia-

no l’altro voltandoli , e camminando
p,iio. a rovefeio. Qò dà motivo al noftro

Autore di ragionare eruditamente in-

tor-

C a ) lib.y.
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torno all’ufo di feri vere arovefeiodi

quello, che facciamo noi altri occiden-

tali, cioè dalla raanodeftra veifo la

finiftra ,
confiderando fcmpre la per-

fona, che feri ve, 0 riguarda, non la

cofa in cui fieno fcritte le lettere . Ol-

tre a 1 Caldei , Ebrei , Fenicj,ed Arabi,

ciò fecero parimente gli Egizj , i Go-
ti più antichi, gli Etrufehi, ed an-

cora i Greci , vedendoli quello in«*

molte medaglie di Sicilia
, e della Ma-

gna Grecia, di Lipari, edi Efefoj c

forfè i Greci prefero da principio que-

Ito modo di fcrivcre da’Fenicj , da’

quali pigliarono anche le lettere.

I cavalli , e le lettere di quell’ an-P'^”

fora fono incavate un poco nel ve-

tro, e poi tutto il lavoro doveva ef-

fer ripieno di fmalto di colori dif-

ferenti , che ora è quali tutto cafea-

to . Altri vetri lì trovano lavorati in

tal guifa . Quello vafetto ha la figu-

ra delle anfore , o diete , così chia-^'

mate da i due manichi loro , od orec-

thi . Ella è fenza piede , il che tal-

volta fu prelfo gli antichi in collu-

me , vedendofene di tali nelle meda-
glie , e ne’ balfirilievi . E credibile,

p ,,^
che folfe fatto per uno di quei doni

,
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de’ quali dopo il convito regalavanfi i

convitati , e che dal portarfi via che

c’facevano , chiamavanfi ^poforeti ;

e di quefti ne fa un libro Marziale ,

che in eflfo defcride una moftra , o
credenza ornata , e ripiena di quefti

regali , applicato ad ognuno di eflì il

p.zi 4-fuo diftico. II veder vifi dipinti que*

cavalli facredere, che il convito, in

cui qucft’ anfora dovette efler data per

(tpoforeto , fofsc ftato fatto da qual-

che Auriga , che avelTe vinto ne’ gi-

uochi de’ Circenfij poiché , ftccome

da’ vincitori delle battaglie fi celebra-

vano i conviti detti epinieei, cosi an-

che i vincitori de’ giuochi folenniz-

zavano la loro vittoria con un con-

vito agli amici, o pubblico , o pri-

vato, fecondo la loro poflìbilità.

- p.ti6. il vetro della XXX. Tavola rap.

prefenta un’ Agitatore de’ Circenfi

con la conforte , ed una figliuola ,

tutti fotto figura di Dei . Egli fiede_»

adornato nell’ ifìciTa maniera, con cui

gli antichi erano foliti rapprefentare

i Fiumi , cioè con due canne paluftri

nelle mani, ed appoggiato ad un’ur-

na, che verfa dell’acqua, e con un_»

cornucopia nei braccio finiftro . La.*

mo-
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moglie li fiede appreflb in abito di

Ninfa, lìccorae pure vcftita da Nin-

fa, vi è da parte fua figliuola in at-

to di prefentar delle frutte , le qua-

li efia porta nel lembo della ftola .

Volano in alto tre Genj , uno de qua*

li porta un fafcio di verghe di palma

,

un’ altro una corona fciolta , ed il ter-

zo uno di que’ vafi , foli ti vederli

nelle medaglie per fegno de’ giuochi

ne’ quali effi erano dati per pre-

mio. Tutte quelle cofe fomminiftra-

no largo campo al dottillìmo Autore

di far conofcerc quanto egli vaglia-,

nella cognizione dell’erudita antichi-

tà . Moftra pertanto il cofìume dc’p.H7

Gentili di fare i ritratti de’ Principi

,

e delle pcrfone infigni fotto figura-,

di qualche deità •, quai folTero , e in

che tempo inllituiti i giuochi Capi-P-^^®*

tolini , c quando fi cekbraflero, come
pure i Circenfi ; il lignificato di quel

fafcio di verghe, che porta uno de-.^'^**’

i tre genj , denotante le molte vit-

torie ottenute da quell’ Auriga-. ,

ec.

L’ultima Tavola di quell’ Opera^jP^s*

eccellente rapprefenta pure un’Auri-

ga de’ Circenfi in forma di fiume-. ,

non
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non folo con le canne paluftri in_*

mano , come l’ antecedente j ma co-

p .fonato ancora di efle . La moglie di

lui è fatta co’ capelli raccolti in una

retej il qual’ ornamento dicapochia-

raavafi , e anche retiolum.

Per compimento di quello Artico-

lo ci renerebbe di riferire in com-
pendio le Oflervazioni fatte dal chia-

riflìrao Autore fopra i tre Dittici an-

tichi di avorio j ma come di già P
eftratto prefente ci è più del folito

fotto la penna crefciuto; e come non
dobbiamo , nè vogliamo palTare alla

sfuggita le molte cofe Angolari , c

degne di rifleflìone , che egli è andato

faccendo fopra quei Dittici > così ad

altro Tomo ed Articolo rimettere-

mo il lettore , che già nel prefente

ha avuta occafionc di apprendere > c

di ammirare abbadanza.
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w ARTICOLO II.

Elogio del $ig. GIO. DOMENICO
C^SSl'hlJ, daVerimldo nel Conta-

do di 7{izza.
ThV.
hFormare il pieno , e compiuto

jr\ elogio del Signor Ciò. Domeni-

co CalJini , celcbratiflìmo Aftronomo

del paflato, e prefente fecolo , coOr

corrono unitamente le lodi dategli da

i più infigni Scrittori della fua età ;

gli onori, de’ quali lo colmarono i piu

gran Principi dell’ Europa
j

gl’ im-
pieghi decorofiflìmi da lui foftenuti nel-

le Accademie d’ Italia , e di Francia i

ma più di tutto lefue rinomatilfime

Opere, e lefue novelle feoperte
, per

le quali tanto vivrà immortale il fuo

nome , quanto durerà nel mondo 1’

amore, e lo ftudio dell’ Aftronomia

,

che come è fiata la fua più grande oc-

cupazione , cosi anche è fiata il fuo

più (ingoiare ornameto. Noi credere-

mo pertanto , che col folo riferire-»

per ordine cronologico tutto quello ,

che di tempo in tempo egli ha pub-
blicato per via delle fiampe , di aver

fod‘-
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foddisfatto affai meglio che in altra^

guifa, si al debito , che c’ incombe di

rapprefcntare un ritratto di lui fomi-

gliantiflìmo al vero , si all’efpettazione

della repubblica letteraria, che più fi

approfitta, e fi appaga nel legger la

ftoria ,
che i panegirici degli uomini

rari , e in qualunque profcflìone ec-

cellenti. Ognuno fa dare ad eflì lo
convenevoli lodi i ma non ognuno è

inftru ito delle azioni della lor vita, e

delle opere de’ loro ftud j . In ciò fa-

re, noi feguiremo principalmente la

fcorta
, per quanto ha operato il Sig.

Cafiìni in Italia , deJl’Abate Michele

Giuftiniani , che ne’ fuoi Scrittori Li-

guri ne ha parlato difìefaraente fu le

informazioni , che gliene ha date lo

fteffo Sig. Cafiìni fuo grande amico }

e per quello, che nella Francia egli fe-

ce , ci appiglieremo a ciò , che no
dicono il Sig. du-Hamcl nella fuo
Storia della Reale .Accademia delle^

Scienze') k Memorie e la Storia di e[-

fa Accademia,e finalmente l’Elogio che

fe ne legge nella medeCima. Storia dell’

.Accademia dell’anno i7iz. a c. 84.

dell’edizione di Parigi nella ftampe-

ria Reale 1714. in 4. oltre a varjal-
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tri libri che li fon potuti vedere

.

Perinaldo , Caftclto de’ Signori Do.

ria focto la Diocefidi Vintimiglia nel

Contado di Nizza, ha l’onore di ef-

fer la patria del Sig. Cailìni , il quale

di Jacopo Cailìni , e di Giulia Cro-

vefi ( a )
fua moglie, nacqueagliS.

di Giugno deir anno (b) iSif. Fe-

ce i fiioi fìudj parte in Genova , e

parte in Bologna , nè li confinò in_,

una fola difciplina , poiché a quel-

lo delle lettere umane aggiunfela fi-

lofofia, la teologia, le leggi, e più

di tutto le mattematiche, nelle quali

ebbe per maeftro il P. Buonaventura

Cavalieri, dell’Ordine de’Gefuati ,

celebre per tante Opere da lui pub-

blicate , e in particolare per la fua

Geometria degli Indivifibili da eflb in-

ventata , che fu fonte ed origine dell’

utilidìma e celebratifiìma Analifi de-

gli infinitamente piccoli . Ne’ fuoi

anni più giovanili fi dilettò di poefia

latina, e italiana, e un faggio di quel-

la fe ne può vedere nell’ epigramma

poftoin principio delle Effemeridi del

Se-

ta) Il Giuftiniano p.j 58. la dice TulialM-
irejta.

tb) Lo itelTo ne mette l’anno della nafcita

ael
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Senatore Cornelio Malvada > delle»*

quali ragioneremo più fotto > e di que-

fta fe ne ha pure un faggio in alcuni

646. fonetti fìtti in lode di Luca Giuftinia-

ni , Doge di Genova, e fìampati qui-

vi con altri componimenti poetici nel

1 646. in foglio

.

Stando ancora in Genova fece una

ftretta amicizia col Sig. Lercaro, che

fu poi Doge di quella Repubblica. Ef-

fendod trasferito con lui in una delle

fue terre, un’ Eccledaftico gliprefen-

tò , a titolo di divertimento , alcuni

libri di Aftrologia giudiciaria. Lafua

curiodtà ne reftò invaghita , ed egli

ne fece un’ eftratto per proprio ufo.

L’inclinazione naturale , che lo fpi-

gneva alla conofcenza de’ corpi cele-

fìi , allora il portava fuori del buon
cammino , nè egli fapcva ancora di-

ftinguere l’ottima Aftronomia dall’

Aftrologia giudiciaria . Fece indno cori

qualche fortuna alcune predizioni •, ma
ciò appunto, che ad un’altro farebbe

fiato cagione di ftabilird in quella va-

na applicazione , fervi al Caftini di

didnganno. Con la perfpicacia del fuo

ingegno e’ venne a conofeere , che»*

queft’arte di predire non potea effe-

re
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re che chimerica , c la fua Religione

lofe temere, che gli avvenimenti for-

tunati di tali predizioni fodero ap-

punto il gaftigo di coloro, che vi po-

nevano fìudio , e vi preftavano fede .

Lede a tal fine con attenzione il bel li-

bro del Pico Mirandolano contra gli

Aftrologi, e diede al fuoco l’eftratto

de i libri, che gli erano fiati prefiati .

Tutto il vantaggio, che ricavò dalla

lettura diedi , fu il ravvifare tra quei

principi ridicoli e folli dell’ Afirolo-

gia , le bellezze vere e fondate dell’

Aftronomia, e vivamente fe ne invo-

gliò di faperle . Vi applicò pertanto

con gran fervore, e vi fece maravi-

gliofo progredb.

Giunto all’età di 2f. anni era giàióyo.

in tal grido il fuo nome, che il Mar-
chefe Cornelio Malvada, SenatorBo-

lognefe , verfatidìmo nelle difcipli-

nc mattematiche , c ol tre modo aman-
tidìmo delle cognizioni afironomiche,

defiderofo , per la conformità degli

fiud) , di averlo predo di fe , lo in-

vitò a Bologna nel con pro-

meda di fargli avere la pubblica let-

tura di Afironomia, già da qualche

anno vacante in quella Univerdtàpcr
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la morte del Padre Cavalieri , al qua-

le non fi era potuto ancora trovare

chi degnamente in quella Cattedra fuc-

cedefle. Nel primo anno del fuo fog-

giorno in Bologna diede il Caflìni tal

laggio del luo fapere, che da quell’

ampiiifimo Senato vennegli a pieni

voti conferita quella Lettura, la qua-

le gli è fiata dipoi rifcrvatafino alla

éjii.morte. Quivi avendo egli largo cam-
po di far palefe la fua profonda dot-

trina , non c pofiibile il dire in qual

credito e ftima in poco tempo e’ falif-

fe , producendo di quando in quando

le lue oflervazioni celefti } e in fua

cafa , alche non poco concorfero gli

ajuti fomminiftratigli non folamente

dal Senator Malvalla, maanche dal

P. Abate D, Taddeo Pepoli
,
più vol-

te Generale de’ Monaci Olivetafli , e

dal Senatore Francefco Angelelli , e-

fperienze ottiche e hfiche eontinua-

mente faccende

.

Verlo la fine dell’anno feguente ,

cioè a i ip. Dicembre del lóji. la-

feiò vederli affai fopra alla region lu-

nare una Cometa , la quale continuò

ad apparire anche ne’ primi giorni

;65j.del fuffeguente Cennajo . Sopra effa

non
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non mancò egli di fare attentamente

le fuc ofTervazioni iniieme col Mal-
vafia, chepiire, come dicemmo, era

buon Afìronomo. Ella palsò pel loro

zenit , particolarità non ordinaria .

La materia gli proponeva un’ argo-

mento de i più difficili, che abbia T
Aftronomia . Dopo aver fatte fopra

quefìo fenomeno le olTervazioni più

efattc i e prefele più mature deter-

minazioni , ne lafciò ufeire dalle flam-

pe di Modana un Trattato , c dedi-

collo al Duca Francefeo d’ Efte con

quefto titolo: SeremJJimiimTrin-

cipem Francifeum Eftenjm ^

DAem. Jo. Dominicus Caffinus, in

Bononienfi ^rchigymnafio publicus^.-

ftronomi^e TrofeJjoì<^ de Cometa ami
1652. & ^ apud Bar-

tholomceum Soliauum y 16^2, in foL

{ a )
Il fico elevato di qiicfta Come-

ta fopra la region lunare diede occa-

fione al Caffi ni, ed al Mal vafu di efa-

TomoXXVlU E mina-

(a )Di queft’Opei'a fan lodevole menzio-

ne il P Kircher. Itiner, Efiatic. 1* Evclio

Fredrom. Comet. Andrea Argoli TraSk,

deComet. il P.Mazzota Metcot» il Mo-
fcheni Cornei. \\ Montanari
tatodelia Cometa eM 1^, Riccioli

Afironom, Reform,
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minare , e difcorrere , come potcflc

farfi la generazione delle Comete.* ,

non dalle fole cfalazioni della Terra ,

ma dalle Stelle , compofìe come la

Terra dipartifolidee fluide, e aven-

do anch’ effe le proprie evaporazioni

,

eia propria aria all’intorno. Ncqui
fermoflì la diligenza di lui • Fece no-

velle offervazioni fopra il movimen-
to apparentemente difuguale di effa

Cometa -, trovò il principio della ve-

ra fua egualità ; e quindi ne traffe il

. metodo di far le effemeridi sì di ef-

fa, come de’ Pianeti, formandone la

teorica , la quale la collocava fin fo-

pra Saturno , e dimoftrando , che 1’

avvicinamento alla Terra la rendea

yiflbile, e Pallontanamento la toglie-

va alla villa. 11 tutto c’ diftefe in un
dotto Trattato col titolo , Theoric(L*

fnvtui cornette ami i6^i. e la indiriz-

zò al famofo Ifmaello Bullialdo iiu*

Parigi , rifervandofi però ad altro

tempo l’opportunità di fìamparlo .

Congetturò ancora da quanto aveva of-

fervato , che tutte le Comete , che per

r addietro erano fiate fempre tenute

per nuove Stelle, e affatto efenti dal.

le leggi di tutte le altre ,
potevano
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cflfere e regolari ed antiche , come gli

altri Pianeti . Ciò aveano veduto in_.

qualche parte anche gli Aftronomi an-

tichi", ma il Caflìni conobbe , che ciò

poteva rifìabilirfi, e affai meglio di

quello che gli antichi aveffero fatto .

Comunque ne fia , i primieri fiftemi

fono troppo riftretti, c troppo timi-

di, c pare che il Vero medefimonon
lia il prezzo, che di iin’ardir ragio-

nevole.

E quello (a) appunto fu quel fa-

vio e felice ardire, che gli fece intra-

prendere lo fcioglimtnto di un pro-

blema molto utile a tutta l’Aftrono-

mia, di già più volte inutilmente ten-

tato da i più dotti Mattematici , e fi-

no giudicato imponìbile da i famofi

Keppleroe Bullialdo. Dati due inter-

valli tra ’l luogo vero,e’l luogo me-
dio di un Pianeta , bifognava deter-

minare geometricamente il fuo apo-

geo, c la fua eccentricità . 11 Caffini

giunfe alla colìruzione di efso , rica-

vandone gran lode da ciafeheduno .

1 fuo problema cominciava ad a-

prirgli la Brada ad una nuova e più

£ z «fat-

ta j H/V?. del’Acad, RoyaLdes Scienc, fagt
Só.
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efatta Aftronomia j ma ficcome per

approfittarti della fua ftcfsa inven-

zione faceagli meftieri di un maggior

numero di ofservazioni , le quali egli

non avea per anche avuto tempo di

fare , mentre allora appena toccava

il ventefimofefio anno dell’ età Tua ;

quindi è, che ne fcritfe in Francia al

Gafsendi j e ricercollo di quelle che

egli potefse aver fatte principalmen-

te intorno a i Pianeti fuperiori . Le

ottenne Lenza difficoltà da una per-

fona non meno zelantiffima nel pro-

muovere le feienze, che prontiffima

a fecondare lo (Indio degli altri.

Nel VI, Tomo deir Opere del Gaf-

fendi fiampate in Lione dagliAnilso-

ni nel 1658. in foglio, allapag. ^17.

trovali una lettera del Caffini fcritta

a quel grand’uomo in data di zi. Ot-

tobre 16^3. nella quale gli dà parte

di avere (ciolto il problema, fino ad

allora giudicato impoffibile , ed c :

£x datis unius Vianet^ novis inter-

•vaiUs mediis , & veri motus , inve-

nìre geometrice excentrìcitatem requan-

tis ^ & lineam ahfidnm' feu ut prcpo-

tiit Biiilialdus. ex datis quatuor coan~

gulis ad umbtlicum MUpjìs ,
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£llipftm defcribere

.

Proponendogli poi

il Ilio difegno di fabbricare una nuo-

ya Aftronomia, per la quale avea_.

bifogno di efattc oflTervazioni , da fe

non per anche potute fire , così gli

feti ve; Vojies ab oppofitionibus fupe-

riorum Vlanetarum incipere , & ter-

nas unius Vianetx tranfmittere , qua
me» metbodo opportuni(jtme accederent >

fi
omnes ineadem effent excentricipar-

te ) fed in notabili ad invicem diflan-

tia . Gli comunica in fine della let-

tera r opinione di Criftoforo Sora-

no, Canonico d’Ancona, intorno al-

le Comete, quas exiftimateffeexfiel-

lis praexiflentibus de novo incenfis ,

e gliene dimanda il fuo fentimento . i

Rifpofe il Caflendi a quella lettera

in data di 17. Gennajo con_#

una che Ila regiftrata nel medefimo
Tomo 30.327. e primieramente ac-

cenna efTer quefta la prima lettera rice-

vuta dalCa(Iìni,epoi rifpondeal pri-

mo quelito , niente dicendo dell’ al-

tro : Exfcribere ex meis Commentariolis

aggredior quas depofets obfervationes

trium fuperiorum Vlanetarum circau

tempora oppofitionis ipforum cum fole

peraStas . Exigis prò fingulis ternas j

E 5 ego
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ego vero quinas , femfve exhibeo >

cc.

Continuando il Caffini nel difegno

del fuo novello lìftcma aftronomico ,

ben vide» che gravi difficoltà refta-

vangli a formontarc . Bifognava fh-

corainciare dalla teorica del Sole , da
cui poffiono prender regola i movi-
menti degli altri Pianeti, Egli è cer-

to , che il moto proprio del Sole pa-

re più lento nella fiate, che nel ver-

no, e che eflb nella fiate è più dalla

Terra lontano . Da qiiefio maggiore

allontanamento dee diminuire l’appa-

renza della fua velocità : ma in quefia

velocità non v’ ha anche forfè una vera

diminuzione ì Tale era appunto il pa-

rer dei Kepplero , e del Bullialdò , ben-*

che moItiffimiAfironomi abbiano avu-

ta , e ancor’ abbiano diverfa opinione -

La teorica del Sole e degli altri Pian eti

dipendeva in gran parte da tal qiiifiio-

ne. Per deciderla , bifognava oflerva-

re, fe quando il Sole era più lontano

dalla Terra , la diminuzione del fuo

diametro , che allora dovea parere più

picciolo, corrifpondeva alla diminu-

zione che richiedeva lo feemamento

della velocità del moto del Sole per

quel-
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quella parte della fua orbita, in cui

allora il Sole lì ritrovava . Il difficile

ftava in far quelle ofTervazioni fenza

pericolo d’ ingannarli . Siccome non li

trattava che di due minuti in circa di

più o di meno nella grandezza del

diametro apparente del Sole , e gli

Strumenti erano troppo piccioli per

farlo con lìcurezza , così non li pote-

va fapere , fe fuor del vero qualche

Aftronomo o per errore , o pure per-

chè tornalTe in acconcio alla fua ipo-

teli, o accrefciuto avelTe, o frainuito

il diametro apparente del Sole.

Fórtiinatamente prefentofli un’occa-

fione al Caflini di provvederli di uno
fìrumento il più grande che mai fof-

fe fiato, in tempo appunto che me-
ditava quella novella riforma dell’A-

fìronomia.Si dubitava, che folTerocorlì

gravi difordini nel Calendario Grego-

riano in certi Periodi di tempo , o come
altri dicono Cicli. Già ne’tempi più lon-

tani i difordini del Calendario Giu-

liano avevano rifvegliata l’attenzione

degli Afironom idei XVI.fecolo,i qua-

li vollero avere per viadiolTervazioni

gliequinozj ei Solftizj , che il Calen-

dario non metteva fe non dicci giorni

£ 4 più
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più tardi 3 c perciò Egnazio Dante ,

Domenicano , ProfefTore di Aftrono-

mia in Bologna, tirò l’anno If7j.
nella Chiefa di San Petronio ima li-

nea, chemoftrava il corfo annuo del

Sole, e in particolare il fuo arrivo a

i Solftizj ^ Non fi ebbe fcrupolo di far

qiiefta operazione in una Chiefa
, do-

vendo ella fervire non ad ufo alcuno

profano , ma ad ofservazioni necef-

farie per la celebrazione delle Fefte^

Quefia linea però era quafi inutile per

r imperfezione dell’Opera, e per li

diftecci confiderabili notati dal P. Ric-

cioli nel ino ^hnagefto y fra i quali

nocabilifumo era quello di declinare

molti gradi dalla Meridiana . Nel

16^5. fi ampliò la fabbrica della-i

Chiefa. Da ciòprefe motivo il Caffi-

ni di voler tirare in un’ altra parte

della Chiefa una linea più lunga
, più

utile, e più accurata di quella del

Dante . Ma dovendo ella efser per-

fettamente diritta, e dovendo per ne-

cefficà del fito pafsarc fraduecolon-

ne., fi giudicò da principio, che el-

la non vi potefse pafsare , e che o

r una o Taltra colonna la guafìerebbe.

Il Magiftrato deputato alla fabbrica
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della Chiefa era in dubbio , fe avef-

fe ad acconfentire ad im tentativo ,

che pareva non meno ardito, che in-

certo . Il Caffini non mancò di ren-

derlo perfuafbcon un libro intitola-

to , de novo Gnomone meridiano in D.

Tetronii Tempio conjlrnendo \ che raa-

nofcrittofu prefentatoda lui al Mar-
chefe Innocenzio Facchinetti , allora

Gonfalonier di Bologna, e Prefidente

perpetuo della fiibbrica di San Petro-

nio. In quello libro fi efibi va il Caffi-

ni alla coftruzione della fua Meridia-

na nel folftizio eftivo del i 6 ^^. Ed
ecco in qual modo avefle prefe le fue

mifure, e ben giufte.

E formata in quello ftrumento la

Meridiana d’ una lallra di ferro lun-

ga 300. palmi Romani polla nel pa-

vimento fra due ordini di pietre di

marmo tagliate a mifura del meri-

diano, e d’altre partizioni, che fer-

vono agli ufi Allronomici , dillinte co’

loro numeri , e con le figure de’ Se-

gni del Zodiaco quivi intagliate. Un
nuovo foro o fpiraglio rotondo , o-

tizzontale d’un pollice di diametro ,

aperto nel tetto in lallra di ottone ,

e alzato perpendicolarmente 1000. pol-

E s li-
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Ilei incirca fopra il detto pavimen-

to , fu cui fi ftende la Meridiana ,

riceve ogni giorno , e tramanda al

Mezzodì fovra quefta linea 1’ imma-
ginedel Sole j che vi diventa di figu-

ra ovale,c vi arriva ogni giorno a diver-

iì fiti , a mifura che quello Pianeta fi

avvicina, o fifeofta dal Zenit di Bo-

logna i e tal diftanza , o vicinanza

dei Sole vi fi feorge cosi precifae di-

ftinta, quanto la penombra permet-

terlo poiia . Nc ferve la linea fola-

mente ad ofi'ervare la grandezza-. ,

altezza, e movimento del Sole, ma
anche i movimenti della Luna, quan-

do paflail meridiano di notte.

Degli ufi di quello ftrumcnto llam-

pò egli l’anno medefimo un foglio

con la figura intagliata , che fu da lui

dedicato alla Reina Crillina di Sve-

zia in occafionc della fua venuta in Ita-

lia . Tutta quella grande operazione-,

fu fatta con diligenze degne non folo

di un grande aftronomo, ma di un

meccanico peritiflìmo . Il Padre Ric-

cioli, buon giudice di tali materie ,

r ha detta più angelica 'che umana

.

El-

la certamente
,
quando fu fatta , era

il maggiore inftrumento allronomico

che
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che forte nel mondo . A vederne e tefti-

fìcarne lariiifcita , dice qui l’Abate-.

Giuftiniani ( « ) , furono pubblicamen-

te invitati non folo gli altri Mattema-

tici dello ftudiodi Bologna, cioè il Mon-
talbani , il Mengoli , c ’l Ricci , ma
ancora i Padri Riccioli e Grimaldi ,

da’ quali tutti fu altamente lodata per

la rarità dell’ invenzione , c per l’ uti-

lità ed cfattezza dell’opera. Ne fan-

no anche onorevoi menzione il detto

P. Riccioli nella fua Geografa, e nell’

jìflronomia riformata , nella Lettera

al Cartani contra Francefeo Leverà,

e nelle VinàicK del Calendario Gre-

goriano •, il Leverà nel Trodromo , c

ne' Dialoghi ; Piero Peritonei Tratta-

to della Fariaxione della MeridinncLa

appreflb il du-Hamel ; Antonfran-

cefeo Pajen , Avvocato nel Parlamen-

to di Parigi , negli Opufcoli ^jlrono-

mici , ove riferifee elTerfi ad imita-

zione di eflTa fatta un’altra Meridiana

nella Sala del Parlamento di Ais ; il

Conte Galeazzo Gualdo nell’ Elogia

del Cardinal Lomellini ; il Bleau nel

Teatro delle città dello Stato Eccle-

fiaftico y Gafpero Bombaci nella De-
£ <5 feri-

(a) {itg. 561.
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fcrizione di Bologna -, Antonio Mafini

nella Bologna per lujìrata ; il Marche-

fe Malvafia nella prefazione delle fue

EffemeridiiCathmonio Manzini nel-

la Diottrica pratica e così molti al-

tri. Egli meritò inoltre, che per si

raro ftriimenco gli folfe battuto iii^

bronzo un bel medaglione , il difegno

del quale, intagliato in rame , iii_j

capo di quefto Elogio abbiam po-

llo.

Andavafi profeguendo il lavoro di

quefto infigne ftriimento , allorché il

Caftini con un luo pubblico fcritto in-

vitò tutti i Matcematici all’ oflTerva-

zione del Solftizio eftivo dell’ anno

Egli con uno ftile poetico, che

la fecchezza delle matteraatiche non

gli avea fatto dimenticare
, diceva di

averli ftabilito in un Tempio un no-

vello Oracolo di /Apollo o del Sole ,

a cui fi potca con ficurezza ricorrere

per configliarfi in tutti i dubbj aftro-

nomici. Una delle prime rifpofte.^ ,

che gli diede il fuo Oracolo , fu fo-

pra la mutazione accennata della ve-

locità del Sole. Diede il modo di de.

cidere il dubbio a favor del Kepple-

ro c del BuUialdo , aderendo , che

quel
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quel vario cangiamento fuccedeva in

parte realmente ; e Quegli che n’ eb-

bero la fenteiiza contra , vi (ì acche-

tarono . Trovata pertanto la teorica

del Sole , e formate nuove tavole
,

ne pubblicò i principj e le oflerva-

zioni fondamentali in un libretto in

foglio , con qiicfto titolo: Specimem

obfervationum Bonotiienftum
y
qHmno-

vifjinie in Divi Tetronii Tempio ad a~

ftronomic(e nova conflru6lionem haberi

ccepere : videlicet obfervatio aquino-

£lii verni anni 16^6, elufdemque curri

aliis curri propriis , cum alierum oh-

fervationibus , & cum novis tabulis

Bononienfibus comparatio -, cui propoft-

ta & adieBa funt alia ad hujuscom-

plementum pertinentes ; ex quibus mul-

ta incerta in Theoricafolis deteguntur,

quorum certificandorum ratio indìca-

tur , motufquefolis realis inaqualitas

mnc primum imniediatis obfervatio-

nibus detegitur , e^u/que certa irregu-

larUas manifeftatur - BononiX) ex ty-

pographia H.H, de Duciis , 16^6. ìtlj

fol. Di quelle oiTervazioni , e de’ fon-

damenti delle Tavole quivi fpiegatc

fece buon ufo il P. Riccioli nell’-^j^iO-

nomia riformata i riformando con effe

la
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Ja fila Teorica» e le fue Tavole del

movimento del Sole , e più di quel-

le riformate con l’ ajuto delle olTer-

vazioni del Caffini , che delle pro-

prie , o di quelle degli altri Aftro-

nomi già prima fatte fidandoli , fic-

come attefta nelle Findicie del Calen-

dario. Le inferì lo fteflb con molte

altre poi fatte col medelimo fini-

mento > parte nella fua Geografia ,

parte nella fua ^Ajironomia j e le me-
dellme furono pure nell’ Effemeridi

del Malvalla commendate , e fopra

alcune di efse fece un cemento il

Pajen , Afironomo francefe fopra-

lodato.

Le novelle oflervazloni da lui prò-

pofte nel fuddetto Opufcolo erano

fiate pubblicate da lui come un fag-

gio del Ilio difegno > più tofio che

come un Trattato compiuto. Confef-

follo egli ftello nelle Lettere al Mat-

vafia i che di là a qualche tempo
furono imprelTe ; e lo accenna il me-
delimo Malvalla nella prefazione del-

le fue Effemeridi. Avevano un difet-

to , di cui il fuo Oracolo , cioè la

fua meridiana non mancò di avver-

tirlo, Confifteva qncfto in non aver

fat-
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atte le neccflaric diligenze fopra le

refrazioni, daini non anche con pro-

prio metodo ritrovate , Ticone era

flato il primo ad oflervare efatta-

niente , che le refrazioni accrefcevano

le altezze apparenti de i Pianeti fopra

Porizzonte j ma fu fiio parere , che effe

non dovefsero confidcrarfi piu in là del

quarantèiimo quinto grado , dopo il

quale aveano troppo poca forza per

operare . Il Cailìni avea finora feguù

ta l’opinione di lui , fenza cercar di

vantaggio ; ma poftofi più fcriamen-

te a ricercare con efame geometrico la

natura delle refrazioni, trovò , che

quelle fi flendcvano fino al zenit -

Siccome le novità, anche le più fal-

damente provate , hanno il deilino

di effer foggette alle oppofizioni',. così

non mancò chi alla nuova Icoperta

del noilro Ailronomo contradiffe .

Non fi dee faa cafo di ciòcbefcrif-

fe un facitore di Orofcopl contro

quello fiilema delle refrazioni , op-

ponendo, fra le altre cofe, all’Au-

tore l’effer troppo giovane per cono-

fccrle . Il Padre Riccioli entrò da

priiKipio nel numero de’fuoi Oppo-
fitori , movendogliene qualche dub-

bio
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bio prima di piegarfi al parere di

lui-, ma il Caflìni fi fece forte con

la l'uà Meridiana , e citò quel dotto

Rcligiofo a vederne in San Petronio

col proprio occhio refperimento

.

Di quello fuo metodo delle refra-

zioni fi valfe pofeia il Cafiini per far

le fue feconde Tavole
,

più efatte

delle prime. Vi unì la parallafiìdel

Sole , che egli credeva , benché an-

cora con qualche incertezza , nonef-

fere che di lo. fecondi : con che

veniva a slontanare il Sole dalla Ter-

ra molto più di quello , che fatto

aveva la più parte degli Alemanni
fino ad allora, e con più ficurezza

di quella , con cui qualche altro Aftro-

norno avea pure allontanato il Sole

medefimo. Dieflefivalfe, per ritro-

vare il metodo geometrico di de-

terminare l’apogeo e 1’ eccentricità

de’ pianeti con qualunque oflervazio-

ne fi voglia , lenza fupponer l’ ipo-

tefi del loro moto per una , o per

altra linea curva^ Conferì quelle fue

Tavole al Malvafia , il quale fopra

le fìelTe calcolò VEffemeridi di f. an-

ni, incominciando dal i66i. e lefe

fìampare ih Modana inficme con al-
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cune fuc lettere al Caflìni , e del Caf-

fini a lui, col fegucnte titolo: T^o-

vijjìma; tnotHum Solis Ephemerides

ex recentioribus Tabulis Cl. riri fo.

Dominici Caflìni , in Bonon. ^rchi-

gymnafto ^ftronomia Trofefforis , a

Marchiane Malvafia fupputata , cum
Epijìolis auUoris ad Caflìnum , e]uf-

demque Refpottfts. Mutine, extypo-

graphia Mndre<c Cafjìani , i66z. in

folio

.

Dopo la impreflìone delV Effeme~

ridi del Malvafia , e delle Tavole

del Cafilni , le più diligenti di quan-

te mai fi foflero pubblicate , con le

quali verificò poi le fue Tavole del-

le refrazioni , che del i <>72 . con un

confenfo mirabile furono anche com-
provate dal Richer alT Ifola Cayen-

na; dopo lafuddetta impreflìone, co-

me dicemmo , molti perfonaggj d’

intelligenza e di credito cominciaro-

no a confrontarle giornalmente 'con

ciò che fi oflervava nella meridiana

di San Petronio , e calcolata con eflc

’ altezza vera del Sole , e trovata

per mezzo delle refrazioni , e delle

parallaffi l’ altezza apparente , e traf-

portatala nella linea, oflervavano paf-
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fare efattamente il Sole per la linea

preparata . Il Montanari
, profelTore

allora di Mattematiche in Bologna ,

accenna nella lettera al Caffiniinfe-

rita nella fiia Effemeride dell’ anno

1666. che quando fi era calcolato

col mezzo delle fuddette Tàvole ed

Effemeridi l’ inftante , in cui il Sole

dovea arrivare ad un punto determi-

nato di efla Meridiana , il Sole non

mancava di eflcrvi , fenzachc mai
Toflervazione andalTe fallica- Fu al-

tre volte convinto il Lansbergio di

aver falfificate le fue oflervazioni

per accordarle con le fue Tavole ;

tanto gli Aftronomi fi fono Infingati

di un tale accordo ; e tanto gli uo-

mini fi fon compiaciuti della pro-

pria opinione , tuttocchc priva di

fondamento.

Era intenzione del Malvafia , fic-

come attefta egli fteifo nella prefa

zione, di calcolar gli altri Pianeti

fu le ipotefi del Caifini , ma gli con-

venne tralafciarne il lavoro, sì per-

che impedito da altre occupazioni ,

si perchè il Caflìni era già da molto

tempo, e in altro diverfo affare im-

piegato. Per intender meglio la cofa

ci
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ci conviene tornare indietro qiial-

ch’ anno . Le frequenti inondazio-

zioni del Po , il fuo corfo incerto e

irregolare, la divifione de’ fuoi ra-

mi fpeflb alterata e cangiata , i ri-

medj inutilmente applicati , e che

talvolta aveano accrefeiuto il male

in luogo di ripararlo , tutto quefto

era fiato un’ antica e feconda furgen-

te di difpareri e contraili fra gli Stati

a quello fiume vicini , e principal-

mente tra le città di Bologna e di

Ferrara . |Crcbbero quelle differen-

ze fotto il Pontificato di Alcffandro

VII.
Premeva grandemente a i Ferrateli

di poter confeguire la diverfione del

fiume Reno dalle Valli Ferrarefidi S.

Martino nelle Bolognefi del Poggiojfe-

condo il difegno da loro propofto nel

cominciamento del Pontificato di effo

Aleffandro VII. Ciò per 1’ oppo-

fio dava a’ Bolognefi* non poca

apprenfione a riguardo del grave

danno , che tal diverfione lor reche-

rebbe,* laonde per ovviarla fpediro-

no a Sua Santità per Ambalciadorc

Straordinario il Marchefe Giovan-
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niccolò jTanari , Senatore , e vol-

lero > che feco folTe il Caflìni in

qualità di Mattematico ,
giudican-

dolo necefsario ,in,' affare di tal na-

tura .

Stando in Roma ,
pubblicò alcuni

Scritti concernenti al negozio di cui

fi trattava; equefti, avendogli prc-

fentati a N. S. e alla Congregazione

a ciò deputata, furono imprellì con

quefto titolo : ^lla Santità di “l^o-

flro Signore Tapa Mejiandro Settimo

per la [aera Congregatione dell' ^ic-

que il Reggimento di Bologna . In

Roma , nella fiamperia Camerale i6^j.

in foglio . In quelle Scritture trattò

egli a fondo tutta la ftoria del Po »

cavata da libri antichi e moderni ,

e da tutti i documenti , che fi po-

tevano avere ; imperocché lo Audio

profondo dell’ Aftronomia non gli

avea impedita la cognizione delle al-

tre feienze thattematiche. Moftròin

effe r antico corfo di quel gran fiu-

me, e quello de’ fiumi inferiori , che

in effo sboccano ; le mutazioni fatte

da quello e dagli altri in quefti ulti-

mi iecoli , i danni in particolare ca-

gio-
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gtonati dalla diverfione del Reno >

l'cgnita per ordine di Clemente Vili,

nel Bolognefe, e nel Ferrarefe, il modo
di unirlo al gran Po y e gli effetti , che

produrrebbe, fein eflb s’ introducefle

l’efempio del fiume Panaro. Con
la ragione f refa dalla proprietà del

movimento deir acque , dimoftrò an-

che là proporzione dell’ accrefeimen-

to dell* altezza e velocità de’ fiumi

reali , là dove ricevono i tributar) *,

c di tal proporzione, come pure di

altre cofe appartenenti a queita ma-
teria , e che provavano le fue pro-

pofizioni , fece molte fperienze alla

prefenza de i Cardinali della Con-
gregazione deir Acque, e di Monfi-

gnor Carpegna , Segretario di eifa

Congregazione , e che fu poi Cardi-

nale. Tutte quelle ragioni e fperien-

ze fecero venire la facra Congrega-

zione in fentenza , che fi efaminaf-

fero fopra il luogo le cadute del Re-
no nel Po grande per qualunque linea

da’ Eolognefi propella , e gli effetti

del Panaro introdotto nel medefimo
Po . Ne fegui pertanto una vifita ge-

nerale con la fopraintendenza del

Cardinal Giberto Borromeo ^ allora

Le-
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Legato di Romagna , e eoa 1’ aflì-

fìcnza de i miniftri di Ferrara , di

Bologrva, e della Romagna , e con

quella in particolare del Caffini in

nome de’ Bologncfi . Durò lungo tem-

po l’efamina dell’ affare , quantun-

que follecitato da Sua Santità ad in-

ftanza del Senatore Achille Volta ,

Ambafeiador di Bologna in Roma . Vi

fi attraverfavano di continuo le ragioni

e le operazioni promofTe dal canto de’

Ferrarefi, e le convenzioni delle par-

ti, per le quali il Caffini dovette an-

dare più volte in nome pubblico a

trattare co i Cardinali Legati di Fer-

rara Imperiali, Franzoni , e Buon-
vifi, e con quelli di Romagna Bor-

romeo, Bandinelli , e Piccolomini :

nelle quali congiunture egli ebbe cam-
po di farfi conofeere per uomo di ma-
neggio edifpirito.ficcome nc’fuoi ftu-

dj erafi giàdimoftratoper uomo dot-

to e profondo- Nell’efercizio di ta-

le impiego gli occorfe di fare molte

fperienze e fpcculazioni fopra il cor-

foemoto dell’ acque, e aveva in ani-

mo di dar fuori ogni cofa in un libro

col titolo di Idrommia mova , che

farebbe fiato di comun beneficio

.

Ven-
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Venne in qucfìo mentre i’ anno

in cui dovendo feguireil paf-

faggio dell’efercito Francefc in Ita-

lia per li fiicceilì di Roma tra i

Francefi > e la milizia Corfa , Don
Mario Chigi , fratellodi PapaAlef-

fandro VII. e Generale di Santa Chie-

fa , diede al Callìni , che ciò pun-

to non fi afpettava , la fovraintenden-

za delle fortificazioni di Forte Llrba*

no , acciocché perfezionafle le vec-

chie j e ne aggiugncflc di nuove efte-

riormente : il che egli fece con tutta

celerità, c buon modo, nonlafcian-

do però in mezzo a tutte quelle e

idografiche e militari occupazioni di

dar qualche tempo alle cofe afìrono-

miche, dove la inclinazione e lo Audio

più che altrove lo fofpigneva .

LIfcito di queAo imbarazzo , fu

coAretto ad entrare in un’ altro ,

al quale diedero occafione le differen-

ze inforte tra Alefl'andro Vii. e ’l

Gran Duca di Tofcana per le acque

delle Chiane. Anche in queAa occor-

renza volle fcrvirfi il Pontefice del

Callìni , e per mezzo del Marchcfe

Campeggi , Ambafciadore di Bologna

in Roma, lo dimandò a quel Sena-

to,



no Giorn. db’ Letterati
to , a cui pure ne fece fcrivere dal

Cardinal Rofpigliofi , che avea pel

Caffini particolare (lima ed effetto ,

e che poi giunto al Pontificato col

nomedi Clemente IX. non lafciòdi

dargliene talicontraffegni e argomen-

ti , che ogni altro, che il Caffini ,

fi farebbe lafciato guadagnare da-*;

quelle fperanze , che IpefTo anche-^

negli animi più compofti fogliono fa-

re una gagliarda imprcfllone . Ma-*
egli non fi fentiva punto difpofto a

farli iiomodi Chiefa 5 e la mcdefima

pietà 5 che lo rendeva degno di en-

trarci , ne lo rimoffe. Conclufo in-

tanto r affare delle Chiane per via di

capitolazione , al qual trattato inter-

vennero Commiffarj dalTuna parte

e dair altra, cioè da quella di Roma
Monfignor Carpegna 5 Auditor di Ro-
ta, e da quella di Tofcana il Senav

tor Michelozzi, fece il Pontefice-* j,

che il Cardinal Rofpigliofi dichia-j

raffe con fue lettere al Reggimentcl

di Bologna, quanto fua Santità fof.

fe rimafa foddisfatta dell’ opera del

Caflini , con la rifoluzione di volei

continuare a valerli di lui per altre

accorrenze fenza pregi i:dicio de’ fuoi
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intereflì in quella Univerfità. Fu co-

ftretto dunque il Caflìni a fermarli in

Roma appreflb l’Arabafciadore Cam-

Nel tempo difua dimora in quel-

la Corte non villette oziofo. L’Ec-
clilli Solare avvenuto nel 10^4. gli

diede occafione di pubblicare in Fer-

rara le fue oflervazioni fopra quello

fenomeno, le quali tanto piìi riufci-

rono fingolari , quanto egli lì valfc

di nuovo metodo per ritrovar le va-

rie apparenze , che fa tal Ec-

clillì nel medelìmo tempo in tutta-i

la terra ; ma rifervò ad altro tempo
la pubblicazione dell’ intero fuo me-
todo nel Trattato, chcclTo penfava

d’ intitolare , Uova Ecli^fium Metho~

dus.

Gareggiavano allora in Roma per

la perfezione dell’ arte Diottrica due

, eccellentillìmi artefici , Euftachio

• Diurni, eGiiifeppe Campani. Tut-
ti e due amici del Caflìni gli offeri-

-|
rono in ufo delle fue oiTervàzioni

1 aftronomiche i loro grandilfimi can-

tj nocchiali •, e con uno di quelli fabbri-

tjcato dal Campani venne a lui fat-

ti to di feoprire nel Luglio dell’ anno

Tomo xxni F mc-

1^64
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rnedefimo nella faccia di Giove alcu-

ne macchie non più oflcrvate , le qua-

li egli lì accertò effer ombre de’ Sa-

telliti di Giove , o lìa delle. Stelle

Medicee , che in quel tempo , fe-

condo i fuoi calcoli , tra quel Pia-

neta ed il Sole fi frapponevano. Fi-

nirono di afiìcurarlo di quella verità

altre nuove cofe che andò efaminan-

do col rnedefimo cannocchiale, e con

un’altro men grande donatogli dal

Campani. Ma perchè la fama di ta-

li olfervazioni fo ricevuta con qual-

jche fofpenfion d’ animo da altri aC-

tentifiimi oflervatori , egli per que-

lla volta determinò di non dar fuori

cos’ alcuna fu quello propofito , con-

tentandoli folo di fpargerne Y Effe-

meridi , c di farle vedere più volte

agli amici;, acciocché proponeflero la .

difficoltà agli altri Allronomi , e def-

fero cjimpo di oflfervare quelle appa-

renze, e quelle del Pianeta di Satur-

no. Di tutto ciò fa menzione il Si-

gnor ‘di Moncony nella lettera infe- :

rita nella feconda Parte de’fuoi Fiagg) \

» cart.

Poteva Ilare contento il nollroCaf- ,

^ni della fomma riputazione confe- !

giù-
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guita per quelli fuoi felici difcopri-

menti i ma come le cofe umane fo-

no per lo più da qualche lìniflro ac-

cidente amareggiate e turbate > così

la fua contentezza ricevè un gran col-

po per la funefla novella della mor-
te del Marchefe Senator Malvafia ,

primo promotore , fe non de’ fuoi

(ludj , almeno de’ fuoi avanzamenti .

Con grave dolore di lui e di tutti i

dotti feguì quella il dì 25). di Marzo
del 1604. efiendo quel letterato Ca-
valiere nel feflantefimoprimo anno

dell’ età fua , in tempo che già anda-

va preparando le feconde Effemeridi

in continuazione delle prime.
Ma ritornando al Caffini , fui fi-

nir dell’ anno 166^. fi fece v’edere

una nuova Cometa, che fii ofler va-

ia da lui nel Palazzo Chigi allaprc-

fenza della Reina di Svezia. , la cui

gran mente fpaziava talvolta an-

che fra i, Cieli de' Pianeti,, etoglicr

va qualche notte al proprio ripolb

per darla alle allronomichefpecul^i-

zioni . enervata che ebbe il Catfini

attentamente la Cometa le due prime
notti 1 8. e ip. Dicembre } e fatta

r ipotefi della durazione ed' egualità

F a del-
*
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della fìefla, (i fidò talmente del fuo

fiftema intorno alle Comete, che con

tutta franchezza li avanzò a predi-

re, qual moto apparente ella avreb-

be fatto di giorno in giorno , quanto

quello avrebbe continuato , e quan-

do finito . Difcgnò alla Reina fui

globo celeftc la fìrada , che quella

Sella avrebbe tenuta; la quarta not-

te, che fu a i 12. afficurò, che el-

la per anche non era nella fua mag-
gior vicinanza alla Terra.* ai 25.

aflerì , che ci farebbe arrivata a i 29.

e quantunque allora la fua velocità

fblTe maggiore di quella della Luna,

• parelfe dover lei fare il giro del

Ciclo in poco tempo, prediflfe, che

fi fermerebbe in Ariete , dal qual

fegno ella non era più che due fegni

difeofta j e che dopo eifervi fiata fia-

zionaria , il fuo corfo diverrebbe re-

trogrado . Quefte effemeridi e pre-

dizioni di lui trovarono poca cre-

denza appreffb molti , i quali erano

di opinione, e la foftennero fino al-

r ultimo , che la Cometa avrebbe

fatto altro corfo, o altro fine divcr-

fo da quello che e’ prediceva ; ma
quando yi^ro p che egli non fi era

pun-
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punto inganatOjC che l’evento aveacor.

rifpofto interamente alle olTervazioni

di lui,fecero anch’ cfsi un moto retro-

gadopari a quello della Cometa, ri-

trattarono il proprio parere, ediffero,

niente efferci o di più chiaro, odi

più facile, che quanto avca operato

il Cafsini. Il paflato fervi a prova-

re la prima aderzione : 1’ avvenire

fmenti la feconda.

Nell'Aprile feguente comparve un’ i56

altra Cometa. Non tardò egli a dar-

ne fuori un’efatto calcolo, che con.

fermade quanto avca praticato intor-

no alla precedente . Alcuni de’ fuoi

increduli vollero farfenc imitatori ,

ma con poca fortuna . Formaronoan-

ch’efsi il proprio dftema , e pretefe-

ro , che la nuova Cometa fode la fìef-

fa che l’altra •, ma l’ofscrvazione fe-

ce vedere , che s’ ingannavano. Intan-

to egli otto o dieci giorni dopo la

prima apparizione di quefta Cometa
ne pubblicò l’Effemeridi , ov’ egli ne

facea il calcolo con la ftefsa efattez-

za e franchezza , con cui altri avreb-

be potuto notare 1’ ordinario corfo

di qualunque altro Pianeta. In que-

lla Tavola fegnò il corfo pafsato di

F 5 efsa
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efsa Cometa , c predifsc infiemc ,

tuttoché ancora ne durafse l’appari-

zione, il tempo che ella li farebbe

occultata ne’ raggi folari , e quello

in cui egli allora fupponeva poterli

la ftefsa di nuovo render vifibile .

Stampò limilmente l’anno medelimo
in Roma un Trattato latino fovra

la teoria di quelle due Comete , e

l’intitolò ; Theoriés motus Comctit

armi 166^. Tars prima y taproferenSy

qua ex primis ohfervationibus ad fiu
turorum motuum pranotionem deduci

potuere , cum nova invefiigationis me-
thodo , ttm in eodem , tum in Co-

mete novijjìmo anni ad pra-

xim revocata , ^uSiore Jo. Domi-
nico Cafsino , Bononienjìs ^rchigy-

tnnafti ^flronomo. noma y ex typo-

graphia Fabii de Falco y 166^. infoi.

Dedicò 1’ Autore quello Trattato al-

la Reina di Svezia , per comanda-

mento della quale egli avea prefo a
fcriverlo . Qpivi e’pretefe di dimo-
llrarc , che pofsano rapprefentarli i

moti delle Comete con la medcfìma

regola
,

con cui li rapprefenta il mo-
to de’ Pianeti di perpetua apparizio-

ne » e che lì pofsa ridurre tutta 1’

ine-
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ineguaglianza di efse all’eguaglianza;

e quindi ricava, che dalle pure of-

fervazioni di efse chiarartiiEnte e fu-

bito fi preveggono i loro còrfi fe-*

guenti. Quefto Opufcolo è fiato ri-

fiampato anche nelle Mifcellaneè rnat-

ternatiche raccolte dal Padre Roberti

a c, 54?, Il Montanari nellafuaZef-

tera, feconda al celebre Magliabechi

fopra la Cometa degli anni 1680, e

1681. parlando dell’ Opera dici Caf-

fini intorno alla Cometa del i6<j4.

lafciò fcritto, che quefto grand’uo-

mo fu il primo ad aprire al monda

la via diridurre a regole aflronomi-

ehe la vita di quefii infoliti e tem-

poranei Tìaneti , e additarne dopo

qualche ofiervatione il refiante del

loro cammino dentro a mifure affai

limitate.

Aveva, il Caffini avanzata , come
dicemmo , nel firddetto Opufcolo

quefta propofizione , che la feconda

Cometa fi potrebbe di nuovo ren-

der vifibile ; ma dipoi a vendo fatta

più matura confiderazione fopra le

proprie ofservazioni , e fopra altre

venutegli di Francia, rivocò indub-

bio il ritorno vifibile della medefi-

F 4 ma
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ma . Scrifse pertanto due lettere ita-

liane al Sig. Abate Ottavio Falco-

nieri, e le pubblicò l’anno ftefso .

Nell’ una efaminava il confronto del-

la prima Cometa con la Tcorica;e nel-

r altra confrontando le ofservazio-

ni della nuova , correfse la pubblica-

ta Teorica, ed efpofe con ingenuità

degna d’ un fuo pari le ragioni
,
per

le quali rettavagli poca fperanza di

riveder la feconda, il titolo di que-

fìe lettere fi c: Lettere ^flrononii-

che di Gio. Domenico Caffini al Sig-

^bate Ottavio Falconieri/opra il con-

fronto d' alcune ofjervazioni delle Co-

mete di queft’ anno i66^. In Komaj
apprejfo Fabio di Falco , 1 j . in foglio.

Quefte fue ofservazioni fono citate e

lodate dal Sig. Auzout, ne\ìt Lettie-

ra , contra 1’ Evclio ; da Piero Petit

nel Trattato dellaCometas dall’Eve-

lio nel Trodromo ; dal Mofeheni

nella Mantijfa ; c dagli Autori delle

Storia dell' Accademia Reale dell’an-

no 1705. a car. 104. e del 1708. a

c. p8. dove ne danno efattamente il

riftretto. Gli diede peraltro un nuo-

vo motivo di poter credere , che

le ttefse Comete potefsero renderli



ARTicoaoil. IIP
di nuovo vifibili, una EfFetneride del

movimento della prima Cometa >

fatta dal Sig. Auzoeit , che la man*
dò alla Reina di Svezia, dalla qua-

le fu cfsa Effemeride comunicata al

Caffini . Egli ben vide , che l’Auto-

re fi era fervito di quella medefima
ipotcfi , che efso Caffini avea si fe-

licemente trovata e praticata , tut-

toché l’Autore francefe avcfse in-

duftriofamente cercato di mafchcrar-

la e coprirla. Nelle lettere, che ne

fcrifse alla Reina, e al Falconieri ,

moflrò più di contentezza per vede-

re, che fofse confermatala verità del

fuo fiftema con quella uniformità >

che di rifentimento per vedere, che

un’ altro cercafse di entrare a parte

di quella gloria che tutta era fua •

Di tutto quefto fi può vedere ciò che

ne dice la Storia dell’ Accademia
Reale dei i 6pp. a c. 71. del 1701. a

c. 0^3
. e del 1 706. a c. 1 04. e fegg.

Stava profeguendo il noftroAftro-

nomo la feconda Parte della fuddet-

ta Teorica delle Comete , in cui fi

trattava della feconda inegualità , e

fi conferivano i movimenti delle an-

tiche Comete: al qual’ effetto donò
F

y, al
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al Pontefice un codice della fua li-

breria , tutto pieno d’ antiche ofser-

vazioni j ma ne fu diftolto dall' ope-

ra per cagione del nuovo viaggio ,

che a lui convenne di fare d’ ordi-

ne Pontificio in Tofcana
, per trat-

tar’ egli folo co’ Miniftri di quell’

Altezza fopra 1’ affare delle Chiane

non ancora pienamente definito .

Ebbe nel medefimo tempo da Sua
Santità la fopraintendenza dell’ ac-

que dello Stato Ecclefiaftico . Ma da-

to il tempo necefsario a quelle fue

gravi incombenze , il tempo che li-

bero gli rimaneva , era impiegato

da lui nel fuo amatiffirao llndio delle

cofe celefti ^ Nel tempo,che fi trovava

a Cittadella Pieve in Tofcana , ven-

ne in conofcenza,che a i p. di Luglio

di queir anno doveanfi vedere nella

faccia di Giove L'ombra della terza

Medicea maggiore dell’ altre ^ Ne
fcrifse fubito agli amici in Roma ,

acciocché ne potefsero dimoftrar l’e-

videnza agl’increduli
.
Quell’ ombre

chiaramente ravvifaté da lui fui

difeo dì quel Pianeta > portatevi da’

fuoi Satelliti , quando pafsano tra

Giove eT Sole ^ era necefsario , che

fi
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fi conofceflTc cfler’ elleno diverfe dal-

le macchie dello fteflb Pianeta , al-

cune fide , altre pafsaggere, e altre

folamente fifse per qualche tempo >

il che egli dimoftròconsì buona riu-

fcita , che col mezzo di una macchìd

fida incontraftabile, che alcuni chia-

marono fetniombra , gli venne fatto

di fcoprire , che Giove gira fopra il

fuoadein p. ore e ^6. minuti . Gli

fu contraftata la diftinzionedell’oT»-

bre e delle macchie , tuttoché fofse

dimofìrata geometricamente da lui

,

e tuttoché predicefse il tempo dell’

ingrefso e dell’ ufcita dell’ ombre fo-

Vra il difco apparente di Giove , e

quello in cui la macchia fifsa dovea

tornare vifibile per rivoluzione del

globo . Bifogna confefsare , riflette

qui (a) l’Autore della ftia Vita po-

lla nella Storia dell* Accademia , che

la fomma fottigliezza di tali ricer-

che , e r ufodilicatifsimo, e finoad

allora non più praticato , che a lui

era convenuto fare deU’Afìronomia

,

e infieme dell’ Ottica , meritavano

di trovar qualche contradizione ap-

prefso que’ dotti, che più degli altri

F 6 du-

( a
) tifg- 94*
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durano fatica ad cfsere illuminati e

inftruki. Il non voler credere fa ono-

re alle rare fcoperte . i

Quelle del noftro Caffioi erano

tanto più rilevanti
,
poiché fra tutti

i Pianeti egli fi è quello di Giove,

che nelle controverfie de’ moderni è

di maggior confeguenza . Da cfso

prendono gli Aftronomi forte argo*

mento intorno al proprio afse della

Terra ; attefochè , dicon^ effi , fe pare

maraviglia ,che un corp'p così gran-

de quaPc la Terra , fi gìrifopra fe

Itefsa , farà altresì più^mir^ile , che

Giove , il cui corpo è migliaja di

volte maggior della Terra , fi giri

quafi due volte ji mezzo più prefto

della medefima. Se pare Orano, che

la Luna fola abbia la Terra per cen-

tro del fuo moto ,
quattro Lune , o

Satelliti hanno Giove per centro al-

tresì del lor moto . Ma ritornando

al propofito , toftochc il Caffini fe-

ce la fua fcopcrta , fcrifse anche fo-

pra la verificazione di tali ombre ,

e dei caratteri , che diftinguono quel-

le dall’ altre macchie , e aggiun-

fc all’ altre oflcrvazioni 1’ Effe-

meridi della loro comparfa per due

,
mefi i
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mcfij e’I tutto fu ftampato con que-

llo titolo : Lettera ^jflronomiea di

Giovan Domenico Caffini alSig.^b.

Ottavio Falconieri fopra le Ombre de'

Tianeti Medicei in Giove . In Komeu

,

apprejfo Fabio di Falco , KJóf. L’e-

ftratto fe ne può vedere nel Gior-

nale de' Dotti di Parigi dell’anno 1 666.

acar. 15)4. efegg. dell’ edizione di Ol-
knda.

Tra gli altri Mattematici italiani

e oltramontani , che da quelle effe-

meridi del Caflìni furono eccitati a

far le loro offervazioni fopra le om-
bre e macchie di Giove , non fu de-

gl» ultimi il Padre Egidio-Francefeo

Gottignez, della Compagnia di Ge-

sù , e Profeflbre di Mattematica nel

Collegio Romano . OfTervò egli in_*

quel Pianeta altre macchie fuori dell’

interpofizioni , che non poteano ef-

fer ombre , e con fua lettera fcritta

al Caflìni gliene propofe la difficol-

tà . Rifpofe quefìi con dichiarargli il

metodo , con cui egli fi accertava dell’

ombre ffìmile a quello, che fi prati-

ca negli Ecclifli , benché di fua na-

tura più difficile
,
più fottile , e più

labociofo . La propofla e la rifpofla

por-
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portano nella ftampa quello fronti^

ìpicioi ^ftronomic<e epifioladm^ al-

tera admodam R. T. jEpdii Francì-

fci Gottignex. , Societatis Jefa , i>ù

Rom. Colleg..Math.T?rofefforis i adTer-

illuflrem & Excellentijf Domìnurna

Joanncm Dominicum Caflìnum , jSot

tìonienf. \Archigymn. ^flronùmumj j

altera ejufd. Dom, Caflìnl refponfivcu

ad V. Gottignex, pradi£ium , in qui-

bus continentur nonnulla difficultates

circa Eclypfes in fave a Mediceis Tla-

netis ejfetlas cum earum folutionibus-

Bononia , typis H.H, Evangelifla de

Duciis,i(»6^.

Tornarono altri impedimenti a le-

varlo alle fue geniali occupazioni .

Fu coftretto per comandamento di

Sua Santità a far più viaggi Sabi-

na , dove il Tevere minacciava al

Ponte Felicelrreparabil rovina. Pre-

venne il Calfini quello difordine con

una poco difpendiofa ,, e quel che è

più, lìcura operazione . Ebbe anche

la commilEone di rivedere la Fortez-

za di Perugia > nè quelle dihrazioni

involontarie gli riufcivano difgullofe,

mentre egli medefimo fe ne addofsa^

va di volontarie , e tutto quello fa-
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cea di buon grado per l’ amore che

alle feienze e buone arti e’ portava.

Allorché trattava dell’ affare delle-»

Chiane col famofo Vincenzio Vivia-

ni, fece fopra gl’infetti molte tìfiche

olTcrvazioni, ic quali da Ovvidio Mon-
talbani, a cui l’Autore di eflcleavea

indirizzate, furono date alle fìampe

^ra r Opere di LTlifTe Aldrovandi .

Le fperienze della transfufione del

fangue , fette in Francia e in Inghil-

terra , che fono oggetto della Medi-

cina , e deir Anatomia , efiendoff rcn,

dute affai celebri, fufpinto anche il

Caflìni dalla curiofità a ferie in Bo-

logna t tanto la fua paflìone di faper

tutto , di tutto pure invoglia vali .

Quindi è, che ne’fuoi molti viaggj

da Bologna a Roma , ne’ quali paf-

fava per Firenze , il Gran Duca e ’l

Principe Leopoldo feceano radunare

alla prefenza di lui la loro Accade-

mia del Cimenta , eflendo perfuafi ,

che ella ogni volta ne avrebbe per

lui ricevuto non meno vantaggio *

che lufiro.

Se l’anno fuddetto fu femo-

fo per li molti fenomeni celefti, fu

altresì intìgne per le rare feoperte ,

c per
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c per le dotte fcritture del noftro A-
ftronorao . Pare quali incredibile-» ,

che nel giro di un folo anno egli ab-

bia e tanto fcritto> e tanto operato

.

Ripigliando (a) egli adunque l’efa-

me del Pianeta di Giove , ravvisò in

eflb altre divcrfe macchie , ofcurc c

lucide, le quali fi movevano, non_».

già egualmente , fecondo le relazioni

di Roma , ma con quella apparente

difuguaglianza , che inferiva appun-

to il. movimento di effe intorno al

proprio affé nello fpazio di dieci ore

,

o più efattamente di ore p. m.
Ritornando pertanto addietro col cal-

colo, ritrovò una di quefte effer ve-

rifimilmente fiata quella , che erafi

offervata infieme con P ombra, chia-

mata da altri e vide, che

quella non avea , come fi era detto ,

il movimento eguale a quefta, ma-»
affai difuguale ; onde formatane Pipo,

teli con tal fottigliezza , che vanta-

va nel tempo di un periodo la cer-

tezza di un minuto , ne mandò at-

torno il calcolo e ’l confronto fatto ,

e dei nuovo ritrovamento , e di tut-

ta la teorica di quefio Periodo ne-»

fcriffe
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fcriffe tre lunghe lettere all’ Abate-*

Falconieri, intitolate: Lettere ^ftro-

nomiche di Gio.Dotn.Caflìni al 5ig.^4b.

Ottavio falconieri fopra la varietà del-

le macchie ojfervate in Giove , e loro

diurne rivolutioni ; alle quali aggiun-

te le tavole aftronomiche
,
per mez-

zo delle quali fi poflbno ritrovare in

più modi anche ne’ tempi avvenire-*

le macchie una volta in Giove of-

fervate , finché quelle non ifvanifca-

no) e diede lor quello titolo; Tabu-

la quotidiana revolutionis macularum

fcvis , nuperrime adinventa a Jo.

Dom. Caflìno , Bonon. ^rchigymn. Ì4-

flronomo. Roma, ex typographia Fa-

bii defalco, 166 ^. Di quelle Tavo-

le fa onorevol tellimonianza Alfonfo

Borelli nella Teorica delle /ielle me-
dicee . Matteo Campani {lampo al-

tresì fovra cfie una dotta lettera al

Caflìni , e un’ altra ne llampò in Ro-
ma in S. Eullachio Divini diretta-,

al Conte Carlantonio Manzini > Bo-

lognei’e , Dottor Collegiato di Filo-

fofia ; alla qual lettera ne aggiunfe-*

un’altra del Padre Gottignez , che-»

{lava fermo in contraftarc l’apparen-

za dell’ ombre, e pretendeva d’ clfc-

re

1666.>
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re ftato il primoadoflervare le mac-

chie , fbftenéndo in oltre , ehe il Caf-

fini in Juogo di ilare per quella fen-

tenza, la combatteva; che quelli af-

feriva non efler altro le dette mac-

chie , fe non l’ombra dei Satelliti di

Giove ; che le ofTcrvazioni fatte fo-

pra il movimento di ehi Satelliti non

& fon Tempre ritrovate conformi al-

le ipotefi e alle Tavole Caffiniane_» j

che il Caffini aggiullava le fue of-

fervazioni alla fua ipotefi , e Roa_.

vedeva nel Cielo fe non ciò che era

favorevole al fuo fillema ; e final-

mente , che nelTuna delle macchie^
oflervate in Giove ai sf- 14* e ip»

di Luglio , era Hata cagionata da al-

tro , che dairombra de’ fuoi Satelliti ^

Tutte quelle cofc obbligarono il Caf-

fini a dare una forte rifpofla al P*

Gottignez , e a riflampare le lettere,

che erano corfe fra loro fopra tale^ >:

argomento, accrefciute di nuove an-ij

notazioni, fottoil titolo, Differtatio^

apologetica de umbris Mediceorum^

fyderum in fave, ec.

Convennegli poi ripigliar la pen-
na , e rifpondere a certi dubb) , che
gli furono moffi intorno alle refra-

zio-
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zioni : Defolaribus hypothefibus& re-

fraSiionibus Epiftol^c tres. Lapritna^

di qiicftc c latina jfcritta al Monta-
nari ì r altre due italiane , l’ una a

Carlo Rinaldini , allora pubblico

Profeflbre di Fiiofofia in Padova , in

data di 7. Agoflo e la terza ad A»

P. nella quale efaraina i fondamenti

delle refrazioni e delle parallaffi, cf*

polli nel libro dal Dottor Mengoli .

Qi^efte tre lettere fi leggono anche-,

nelle Mifcell. Mattem. del Roberti a

c. 183. 31^. e 323.
In fine dell’anno avea il

P. Riccioli divulgata per via delle-,

ftampe di Bologna la fua ^flronomÌ€

Reformata . Con quell’ Opera rifvc-

gliò anche quell’ altro dotto Gefui-

ca una novella letteraria difputa col

nollro Caffini : concioffiachè avendo

il detto Religiofo ponderate di nuo-

vo le refrazioni
,
parvegU fpedientc

il proporre alcuni dubbj foprail me-
todo e le effemeridi del Caffini

,
pub»

blicate dal giàSenator Malvalla .Al.
le oppofizioni del Riccioli rifpofe il

Caffini prontamente con una lunga-,

apologia epillolare diretta al Monta-
nari , il quale profeguiva l’ inllituto

prc.
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prefo daeflb Malvalla di far 1’ Effe-

meridi fecondo le Tavole del Caffì-

ni, incominciando dal 1 incoi il

Malvada avea le foe terminate . La
rifpofta ha qiiefta infcrizione ; Dé^t

SoUs hypothefibus , de refra£Ìionibus

fyderum ad dubia admodurn R. T. Jo.

Baptijìa Riccioli . Soc. fefu . Bononia ,

ex typographia Ferroniana , 1666. I

fuoi fondamenti ebbero l’approvazio-

ne del P. Francel'co Efchinardi , Ge-
fuitaj e la Tavola delle refrazioni fu

lodata c feguita dal Petit nel fuo Trat~

tato della Cometa , ove per fua con-

fefdone ella gli fu di grandeajuto,edi

fommo ufo

.

L’ avvicinamento del Pianeta di

Marte alla Terra (a) diede motivo
all’ infaticabile noftro OfTervatore di

far novelle fpeculazioni . Sin nel prin-

cipio di queft’anno 16Ó6. egli aveva

oflfervato in Bologna con un buon»»

cannocchiale del Campani, che Mar-
te fa il giro intorno al fuo alfe, eche

avea molte e diverfe macchie nelle.»

fue due facce o emisfer) , apparenti

in quella fua rivoluzione . A i 7. di

Feb-
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Febbrajo vi fcoperfe due macchio^'
ofcurc nella prima faccia . A i 24.

ravvisò nella feconda faccia due altre

macchie fomiglianti a quelle della.,

prima , ma più grandi . Profeguen-

do poi le oflTcrvazioni , vide le mac-
chie di quelle due facce piegare a po-

co a poco da Oriente in Occidente

,

c ritornare alla fine allo fteflb (ito ,

in cui di prima le aveva vedute. Lo
fteflb fu offervato dal Campani an-

che in Roma . In quello mentre.,

avendo intefo , che alcuni Allrono-

mi di Roma , a’ quali egli avevfu.

comunicate quefte apparenze , vole-

vano prevenirlo con pubblicarne lo

fcoprimento, fu in neceflìtà di Hara-

pate tre^fòglj delle fatte da lui^ne’quali

difefe molto bene le fue ragioni , e

provò > che le cofc da i Romani of-

fervate erano poftcriori alle fue . e
non molto accurate . Quella Apolo-
gia c intitolata; Difceptatio apologeti-

ca 4e Macuiis Jovis & Martis •, e

ufci dalle ftampe di Bologna . Fifsò

quivi la rivoluzione di Marte in 24.

ore e 40. minuti > e quelle oflerva-

zioni illullrano mirabilmente quelle

del Copernico > ed elleno > non me-
no
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ao che quelle degli altri furono con-

fiderate da Salvator Serra in una let-

tera a Giovanni Lucio , infignc lette-

rato e iftorico Dalmatino , Non mol-

to dopo il Caffini pubblicò un’ altra

dotta fcrittura intorno allo fìeflfo Pia-

neta> e quivi ftabilì con nuove ragio-

ni > che Marte fa il fuo giro nel fud-

detto fpazio di 14. ore e 40. minu-

ti, e che fi dee credere, che coloro ,

i quali loriftringono a 13. ore, non
abbiano ben ravvifate le differenze^

nella fuperficie di Marte , ma che^
avendo in effo folamente offervato

una parte di effa fuperficie , abbiano

indi prefa per l’oppofta la fteffa_. .

Avverte di più , che nel definire che

egli fa il tempo di quefta rivoluzio-

ne , non intende di parlar di altra.^

fe non di quella , che fu offervatat^

da lui nel tempo che Marte era op-

pofto al Sole , I4 quale è la minore
di tutte, promettendo in fine di dar-

ne r intero calcolo in. Tavole par-

ticolari . Le fuddette Offervazioni

portano il titolo , che fieguc : Mar-
ti$ circa axem propritm revolubilfs.

Obfervationes , Bononia habita -, e la_f

fiarapa ne fu fetta in Roma.
Sue-
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Succedette l’anno i 60j. In elfo

un' altro Pianeta tenne occupata l’at-

tenzione del chiarifiìmo Profeflbre .

Era quello il Pianeta di Venere , nel

cui difco avendo egli fcoperte alcune

macchie, fu di parere, che la rivo-

luzione di eflb Pianeta potefle andar

quali di pari grado con quella di Mar-
te. Ma lìccome Venere, il cui orbe

è tra ’l Sole e la Terra, o al di là del

Sole rifpetto alla Terra, c fottopofta

a mutazioni di apparenze limili a

quelle, alle quali c foggetta la Lu-
na, e perciò le rivoluzioni delle ftie

macchie fono molto difficili ad efler

riconofciute con licurezza s egli non

volle determinar fopra ciò cofa alcu-

na > e la fua cautela in materia di

fcoprimenti incerti fervi a conferma-

re la certezza degli altri- Ne fcriflc

però una dotta lettera, al Petif in_,

Francia fopra la fcoperta fatta da lui

del movimento del Pianeta di Vene-

re, intorno al fuo alfe, in data del di

18. Giugno 1667. e un bell’ eftratto

le ne legge nel Qiornalo di Parigi di

detto anno a car- 257. c fegg» dell’

edizione di' Ollanda.

NeT iééS. pubblicò il Gafiìnif ki66*

fuc



144 Giorn. db’ Letterati

fue Effemeridi delle Stelle Medicee:

argomento , come egli dimoftra fui

bel principio, utiliffimo per l’Aftro-

nomia, per la Geografia, e per la_. .

Nautica, licitolo dell’ Opera c que-

llo ; Ephemerides Bononienfes Medì-

ceorum fyderum ex hypothefìbus & ex

tabulis Jo. Dominici Caffini , almi

B9non. ^rchigymnafti ^flronomi , ad

obfervationum opportunitatespmmon-
ftrandas deduca . EmitientiJf.'Prin'

cipem facobum S. il. E. Cardinalem

Rofpigliofum . Bomnia , typis jEmilii

Marix Manolejjìi , 1668. fol. Dopo
il chiariffimo Galilei

,
primo inven-

tore e denominatore delle Stelle Me-
dicee , i celebri aftronomi Simonc
Mario, Giambatifta Odierna , e Vin-

cenzio Rinicri, il quale però avanti

la fua morte non potè dar l’ ulti-

ma mano all’Opera fua , aveano

inutilmente tentato di calcolare i

movimenti delle Stelle Medicee , e

gli Eccliffi che cagionano in Giove

col nafcondergli il Sole , o a i qua-

li effe fono foggette, cadendo nella.»

fua ombra. Non avean faputo cono-

feerei fuddetti Aftronomi, qual fof-

fe la vera pofizione dtìl' orbite

,

nel-
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le quali II fanno i movimenti di que-

lli Satelliti incorno a Giove. Sembra

( « ) in fatti , che di temerità biafi-

mevole pecchi 1’ umano ingegno ,

che ardiica ad afpirare una tal co-

gnizione . Tutti i Pianeti fi muo-
vono in orbite ditferenti , chepafsa-

no pel centro del Sole: quella della

Terra c 1’ Eclittica ; quella di Gio-

ve è un’altra inclinata all’ Eclittica.»

di un certo numero di gradi , e che

la taglia in due punti oppotli •, e que-

fta^inclinazione dell’ orbita *di Giove

all’ Eclittica , e le loro interfeca-

zioni comuni , benché ricercate dagli

Aftronomi in ogni tempo , e corij

lunga lerie di olfervazioni, fono co-

sì difficili ad clscr determinate , che

divcrfi Aftronomi ne vanno molto

difcordi nell’ opinione , e talvolta.»

un medcfimo Afttonomo non la ac-

cordarli con fe medefimo. La ragio-

ne di quefto fi è , che quelli piani

non fono reali > ma gli aftronomi

folamente s’immaginano, che vi fia

un piano, il quale paffi per tutti!

punti ,ne’quali fi può ritrovare il cen-

tro d’ un Pianeta nel tempo che fa

TomoXXFlU G un
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un intero giro attorno al Sole > fe

c Primario > o attorno al fuo Pri-

mario, l*e. egli è Secondario:. Quin-

di è, che, fono invifibili , nèpofsono

eiTer veduti che dalla mente,nè dipinti

che da un lungo e ben ponderato ragio-

namento. Che dovrà dunque dirfi de’

piani molto più difficili da immagi-

narli, ne’ quali li muovono i Satelliti

di Giove ì Per far ciò convenne ri~

trovar quali angoli facciano le loro

orbite, si con l’orbita di Giove, c

tra di fe*, 4Ì con la Eclittica , e

quale ancora fiala grandezza di que-

fli angoli, fatti i calcoli o rifpettoal

Sole, o rifpetto alla Terra . Tutto

quello fi è fatto nelle Effemeridi Caf.

finiane , dove l’Autore ce ne diede

ay. elementi, cioè adire , zy. de-

terminazioni fondamentali.

Toftochc andarono quelle Tavole
per le mani de’ dotti, eglino fi die-

dero ad efaminare attentamente le_»

Stelle Medicee , e i loro movimenti
ed Eccliffi . Tra quelli ia partico-

lare il Picard, uno de’ <5. o 7, pri-

mi Accademici deU’Accademia Rea-

le, allora nafeente , ofservò, che-*

da else lì confeguiva .anche un mi-

glior
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glior effetto di quello che ne avca

promefso l’Autore , da cui andavanii

continuando le ofservazioni
,
permet-

tere in maggior lume quefto quanto

difficile , tanto anche profittevole dif-

coprimento.

In quell’ anno medefimo fi fecero

tre nuove apparizioni celefti . La_*

prima fu la lleila della Balena.^ ,

più volte comparfa e fparita . Ella

fi era lafciata vedere l’ anno ante-

cedente , e dopo efferfi occultata-»

per <>. mefi , il Caffini la vide di

nuovo manifeftarfi la notte de i 6. di

Gennajo, e la offervò fino ai 10. di

Marzo, in cui ella divenne invifibile.

Appena quella difparve , che egli

difeopuri un’altra novella Stella del-

la quarta grandezza, tra la collella-

zione dell’ Eridano c quella della Le-

pre , nel primo grado di Gemini , c

in 37. gradi di altezza meridionale.

Neiluno ancora avea parlato di que-

lla Stella , o perchè non difcopcr-

ta , o perchè non curata . La notte

fìefla de i io. di Marzo vide pu-

re il noftro oculato Allronomo un_»

terzo novello fenomeno, molto più

confidcrabile de i due fopradetti. Il

G 2, fico
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fico di effo era fra la Stella ultima*

mente fparita , e quella che era da

prima comparfa. Quefto nuovo fe-

nomeno era una lunga ftrilcia lumi-

nofa > che ufcita delle nuvole vici-

ne deirOrizaontc al luogo del ven-

tre della Balena, e ftendendofi lun-

go l’Eridano andava a finire nella

{iella , che da Ticonc vien detta-.

fofi intervdlum fequens ex quatuor.

Era lunga almeno 30. gradi d’un_.

gran cerchio , e larga un grado c

mezzo. Il fuo colore foraigliava a_.

quel di una nuvola illuminata > it

mezzo era più chiaro , e la punta

era sì trafparentc , che a traverfo

di efla fi raffigurava una ftella-. ,

che le flava dietro. Tra le altre-#

eofe notò il Caflìni, che quando el-

la andava a toccare qualche ftclla..

fifla , non fe ne fiaccava per l’ inte-

ro fpazio di un’ora , nel qual men-

tre declinava più di p. 010. gradi j

legno chiariifimo della fua grande-»

altezza . Egli notò parimente , che

173. anni incii'ca avanti la nafeira..

jdi Gesù Criflo , fi vide , al nfcrirc

di Ariftotile e di Seneca , un feno-

meno della ftefla grandezza c figu-

ra ,
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ra, che avevaio ilelToinoto, eder<
nel medefimo (ito, e tra le medeli-

me Stelle filfe: talché vi ha argo>

mento di credere» che quello feno-

meno lia quello appunto » che dop*
non eflcre ftato oiTervato per lo fpa-,

zio di circa 1040. anni , fbfle flato

poi in quell’anno nuovamen.

te oifervato. Tutte quelle > ed altre

curiofe e favie olTervazioai pofTono

vederli nel fcgucntc Opufcolo flam-

pato in Bologna nel i66S. in4.v^p-

pàrixioni Celefti deli’ anno 1668. of-

fervate in Bologna da Gio. Domenico

Cadìni » ^ftronomo dello Studio

blico.

Fu quello il tempo» in cui il no^

ftro fingolarc Oflervatore fu tolto air

Italia > e dato alla Francia. Non ci

volea che l’ intercedtone di un Mo-
narca» acciocché un Pontefice fl ri-

folvede a privarfene j ne ci volea che

un fommo merito
,
perché un fommo

Re lìmovede a dimandarlo. Con un*

altro Articolo noi lo feguiremo in..»

quel Regno» ballandoci di avere IiL.»

quello accennate le cofe principali

di quanto e’ fece in Italia .
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ARTICOLO III.

Raccolta di vari Trattati del Sig.A'H.

TONIO VALLI SNIBRI,P^/^)W^co TrU
mario Trefejfore di Medicina Teo-

rica,e Trefidente dell' ZJniverfttà di

"Padova , accrefciuti con Annota-
zioni y e Giunte y e con figure in ra-

me. In Venezia appreso Ciò. Gab-
briello ErtZyiyi$. in 4.. pagg.Z48.

fenza T indice delle materie , c di-

ciallette tavole in rame

.

E Sfendo in varj luoghi fparfi , c

ftampati diverfi Trattati del Sig.

V allifnieri, molti de’ quali hanno av-

uto la mala forte d’ufcire cosi Rra-

na mente fcorrctti, e difguifati , che

non pajono mai parti della fua pen-

na ; perciò il noftro accuratiilirao

Ertz , a cui tanto cale la gloria de’

noftri italiani Scrittori

e

delle Ve-
nete ftampe, ha deliberato di an-

dargli raccogliendo , e riftampando

coll’aflìftcnza di dotti amici del no-

ftro Autore e col fuo acco.nfenti-

mento , fapendo in quanto p regio fie-

no apprefso i Letterati di buon fapore,

e
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1

c quanto di qua , e di là’ da’ monti

defiderati, e applauditi . Sap^piamo

pure
, che fi riftampei-anno ‘anche i

fuoi Dialoghi, accrefciuti. con Anno-
tazioni , e colla giunta di tutte le fi-

gure in rame degl’ infètti in quelli

nominati, e fi caveranno ancora dal-

la Galleria di Minerva tutti i fuoi più
' fcelti componimenti , per ridurgli al-

la loro nativa caftigatezza , levando

tanti, ed infoffribili errori, per ne-

gligenza de’ correttori incorfi , dichia-

randoli intanto l’Autore , che non_j

ammeterà in avvenire per fuoi legit-

timi, fe non quelli, che colfuocon-
fenfo rifiampati , e da lui , o da al-

cun fuo amico riveduti faranno ; ac-

ciocché qualche malevolo , che non_,

manca mai con penna invidiofa d’in-

fidiare all’ onore/ degli inventori di

cofe nuove i e de’ più infigni , e in-

genui fcrittori , ‘non appropriafle a
lui quegli erroH, che fono d’altri ,

e lo caricafle di colpe non fue. Ac-
cenneremo intanto ciò , che in que-

ftà Raccolta fi trova , e non ferman-

doci punto fopra ciò , di cui altre-*

fiate abbiamo fatto parola , daremo
G 4 con-
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contezza folo del non ancora no’ no-

ftri Giornali notato.

Il primo Trattato , che qui lì tro-

va , è quello tanto utile , e confìde-

rato , delle nmve fuc Offtrvaxioni

f* 1- fiche , e mediche nella coflituxJont^

verminofat ed epidemica feguita nelle

cavalle y cavalli y e puledri delManto-

vano, e di quefio Sereniamo Dominio
di Venexia > il quale già fu efpofìo

nel noftro Giornale ( « ) . Solo ag-

giiigniamo * in conferma di quan-

to ha fcritto il noftro Autore , una.*

olTervazione fatta dal Sig. Lorenzo
Heiflero ( è )

de’medelimi vermini ,

incrifalidati, com’egli penfa, nel ven-

tricolo > e nel duodeno d‘ un cavallo

eftremamente magro, e debolillìmo,

da’ quali fe avcfle feguita 1’ oflcrva-

zione , avrebbe veduto fcapparc le

defcrittc mofche dal noftro Autore ,

madri de’ medefìml . Coloreni , dice,

habebant nubentem , feu carneum , &
mo extremo erant liberi , altero vero

ad linea mathematica profunditatettu

fir.

iA'i Tom.Xiy.Artic.IV.p.73.
^OSSERVAZIONS. *

( b ) At^dem. Coe/artt-Leopeìdmt CaraltH»

Bfttm, (uriofir. tìr'c,\7

1

j. .p. 466,
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^mìter inharebant tmicis ventriculif

è quibus pofiquam vi aliquot extraxi

,

foraminula caca y idefi nonprorfusprit<

via reiinquebant

,

ec. E folo da notar-

li, come colà dentro in quell’ umido
folTcro incrifalidati -, il che non è lo-

ro folito, quando non gli fofseropa-

ruti tali, per largura, che natural-

mente hanno di crifalide de’ bombici ,

come fì può vedere nelle figure del

Sig. Vallifnieri . La ragione anche.»

di queho fofpetto fi è > che quando
divengono crifalidi , ritirano all’ in-

dentro i cornetti , co’ quali fogliono,

camminando , inerpicarli , o quando fi

fermano,attaccarli , onde non avrebbe

punto ftentato a diftaccargii,come feceV

Segue per ordine all’ epidemia.»

vcrminofa de’ cavalli la nuova idea^

del mal contagiofo de' buoi , efpofta.»

in una Lettera rifponliva al Sig. Co-
grolli , nella quale li apportano dal

noftro Autore nuove ofservazioni , e

rifiellioni , li cavano nuovi indican-

ti , c nuovi rimedj li propongono •

Di quella pure non daremo altro

eftratto , perchè fe n’c pur parlato

nel noftro Giornale (a). Troviamo
G j qui

(») TmXlX..Arp,ì.f.i%.
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qui due GimU : la prima è un’ cle-

ganciflìrao fquarcio di un poema del !

dottifljtno Padre Orazio Borgondio,
;

P-®4 ' della Compagnia di Gesù , pubblica-
'

mente recitato in Roma fino il No-
vembre del 1713. nel quale vicnei^

con molta chiarezza , e proprietà ef-

pofta 1’ opinione de’ vermicelli pefti-

lenziali infefianti i buoi, co’fiioi ri-

medj , ed effetti ingegnofiilìmamente

deferitti. Dalla Lettera premefsa_j ,

che ha fcritto il detto Padre al no-

flro Autore, fi cava , aver avuti i

p.6t. primi lumi di quefìa fentenza dal ce-

lebre Sig. Dottor Giovami Stilla Mef-

finefe» che fu fcolaro del famofo£o-

relUi e che, oltre il Padre J^ìrchtro,

un certo Sig. Dottorilo^ nell’ulti-

ma peftilenza di Roma , deputato al-

la cura di Traftcvere, dopo molte of-

fervazioni avea conclufo, e ftampa-

to un certo libricciuolo , nel quale

afseriva, che quella infezione fu una

peftilente verminazione . Pone il det-

to Padre con invenzione poetica tut-

ta la deferizione de’ vermicelli pefti-

lenziali infettanti i buoi in bocca ai

Redi, come quegli, che intalepro-

pofito avrebbe così parlato . Se poi

(dice
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(dice il favio Padre 5 nel defcrivere

m Redi , che già illujirò la Tofcana >

m è accaduto infieme di fare urL,

vivo ritratto di un altro Redi , che-»

di prefente itluflra la Lombardicu >

ben' ella fi accorge , che ciò non può

afcriverfi a mia gloria , ma all’ invi-
p

diabile fmiglianTia del fuo bèllofpirito

con quel grand' uomo , mentre dall'

avere y. Sig. Illuflrifs. le di lui fat-

tezze , è derivato il poterfi efprimere

ambedue i volti da un’ immaginefief-

fa. Ma ponghiamo un faggio della^

poefia di quello Autore.

Denfatam,horrefco referens , per col- p. ey.

la, per armos

ìnfeBorum aciem lufiro , fcedifque-»

chorais

Tutrida ludentes circa convivio^

vermes .

^am multa , avulfum fi Caurus

ab arbore pomum
Decujfit , plenis crnn ridet mìtis m

arvis

sAùtumnm, cireum denfantur t&a-
gmine longo

Formica piceis infixa dentìbus ha-

rent.

Gì Qe-
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Deficiente vitro nequìdquam adnU

tor inermi

Vfurpare oculo tenuìffma corpora >

^amque
Mole [uh exìguA latititnt» fenfufque

retufos

Vìncmt y atque fui vejìigia nulla re-

linquunty ec. i

Nella feconda Giunta fi parla de’

vermi peftilenziali in generale, cioè,

che quefli pofsono cfsere cagione an-

che della pcfic degli uomini , c d’ogni

altro animale . Va notando tutti gli

Autori non citati nella Lettera, che

di quelli hanno parlato , o d’ altre

cofe , che la fua opinione confermi-

no . Come per efempio avea detto

nel i6., che i vermicelli peftilen-

ziali Tempre foggiornino in qualche

luogo , e qui riferifee l’ opinione del

.Sig. Muratori (a) che tiene lo ftefso,

benché la cagione fia creduta diverfa.

Cioè vuole, che la pefte fia un’ epi-

demia ftabile, che vada mantenendo-

il in giro pel mondo , c palli d’ uno
in altro paefe, e vi torni dopo mol-

ti , o pochi anni , fecodo che la ne-

gli.

(a) Dilgov^no della
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gligenza degli uomini, la difpofìzio-

ne de’ corpi , o altre circoftanze le

aprono la porca » il che prova con of-

fervazioni , ed efemp j
-, della quale fen-

tenza è pure il dottiflìmo Sidnam(<r) .

11 che pollo per vero, colla fentenza de’

vermicelli egregiamente fi fpiega ciò

che non par cosi facile negli altri fi.

ftemi.

Segue r eftratto della Lettera del pM»
Sig. Cogroflì, in cui è pure il fuo

buono per provare il fuddecto afsun-

to , come pure quello d’ un’ altra-,

del medefimo, in cui fra le altre co.

fe c notabile , come ofservò Roberto

Boyle , che il Mercurio dolce era 1
’

antidoto di certe contagiofe diflente-

rie , come nimico d’ ogni fotta di ver-

mini , e come il Sig. Dottor Bono

avea veduti gli eferementi di alcuni

difsenterici verminofi , cioè pieni zep-

pi di un’ infinità di minutifiimi ver-

micelli , differenti dagli ordinar) .

Moftra pure , come gli Amuleti ,

portati al collo , e alla cintola in-, p.^z.

tempo di pefte da’ popoli dell’Euro-

pa , edell’Afia, non ^fono tanto da_.

^rfene beffe, mentre y^no facchetti

pic-

( « ) làb.4tfej{(f. 1194
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pieni di me^hirio , di rifagallo , di

ìbliftiato, ed’arfenicoj tutte mate-

rie ofticliliifime a’ vermi . Le altre an-

notazioni , che feguono, furono già

quali tutte riferite nel noftro Gior-

nale XIX. arde. J. p. 66. * Qui a

noi piace d’ aggiugnere , come il

Sig. Lorenzo Heiftero , da noi citato

di fopra nella relazione dell’epide-

mia de’ cavalli i ha ofservatOj come
l’acqua, in cui fia infufo il mercurio,

beuta da’ colombi , che morivana
per una cagion verminofa e fanati ,

pofsa efsere di gran giovamento an-

che nelle epidemie verminofe d’ ogni

altro animale : Ex qua obfervatione^

( conchiude (<t) quamvis vilis vi-

deatur , haud exlguum forte commo-
dum reipublica aliquando accederepoe-

erie , fi in morbis epidemicis pecorumi
nonfolum feSiiones eorum injìituantur

,

fed & repertis vermibus , mercuriali-

bus eorum fanatìo tentetur j nam for-

tajfe morbi tales epidemicipecorume ,

ut & atropina in Squis , alìifue ani-

ma libus fapius à vermibus oritur >

quam

* OSSERVAZIONE
(a) Objerv- igO.p ^(>7. AcademìeCtJ.Lttf

pol.Carfff, carìfff natùr*) . 17 1 y

.
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'quam haCienus fuit cognitum. *

Segue nella Raccolta la defcrizio-

ne fatta dal noftro Autore d unparto

maravigliofo di Fejì;ichette con un'

coatta ricerca, qual cofa poteffero ef-

fere

,

ec. Di quello fè ne fece men-

zione lino nel Giornale V. Art. i-o.

$.11. onde qui nonne faremo altra

parola ,
ficcome non parleremo di

quanto s’cfpone nell’ Annotazione ,

dove viene dimoftrato con evidenza,p.ioi.

non aver mai creduto , che fofl'cro

uova , nè l’ovaja., quando da lui

fteflb fi vede una fimile altrui cre-

denza impugnata. Solo ci fermere-

mo in riferire una molto lodevole

fatica , che ha fatto il noftro Auto-

re, data quella occafione , cioè di

raccogliere tutte le fiorie di parti ve-

fcicolari, o di vefcicheufcite deiru-

tero , o altrove generate
» per veni-

re in cognizione , qual Cofa fieno , e

come colà dentro fi generino , dal

che fi può formare un Trattato nuo-

vo , che finora manca nell’ arte m^
dica, intornoaile medefime, nonef-

fcndoci ancora veruno , che di tutte

con ordine, appoftatamente n’ ab-

bia parlato]. Incomincia da Aezio ,

per

/
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per eflere fìato il primo, chehaque-
fte vefciche uterine defcritto , c di-

poi apporta un lungo catalogo d’ al-

tri Autori c vecchi , e moderni , e

vivi, c morti, che hanno fatto men-
zione delle medefime. Aggiugne al-,

tre fue particolari oflervazioni di vc-

fcichc trovate in di verfe patti del cor-

po, in diveril animali , e fino ne-

gl’ infetti , e finalmente nelle pian-

te, e ne’ liquori . Sono 27. e più

ihorie, riferite con tutte le loro cir-

coflanze, acciocché paragonando pei

l’una coll’altra, e cavando lume da
tutte, fi pofla venire in cognizione,

come , e donde nafeano , e qual

cofa fieno quelle, che fcappano dal-

r utero . Prima di palTare a giudicar

cofa alcuna delle medefime , premet-

11^.te quefte feguenti propofizioni , che

gli pajono poterli cavar ficure dalle

narrate fiorie , ed olTervazioni

.

I. Che non folamente nelle donne

gravide , ma nelle non gravide fìpof-

fono olTervare vefciche , e moli mem-
branofe ufccnti dell’ utero

.

1. Che non tanto nella placenta ,

quanto nel funicolo umbilicale , e fo-

pra le membrane involventi il feto fi

ge-
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generino vcfcichc.

3. Che fi generano pure nelle

trombe Falloppiane , e fovra le ovaje,

o fovra l’utero fteflb, c in ogoipar>

te delle medefime , o del medefimo.

4. Che ogni parte del corpo
, par-

ticolarmente membranofa , vafculo-

ia, o glandulofa ne puòefierefecon-

dillìma producitrice

.

5. Che qualche volta ftanno nell’

utero molti anni
,
qualche volta po.P‘

chi , opiù meli

.

6. Che alcune femmine , le quali

fono Aerili , cacciato dall’ utero , 4
ferza di rimedj, particolarmente lo-

ca!i,un corpo membranofo>ofiftolofo,

analogo alle noftre vefciche , diven-

gono feconde.

7. Che le vefciche pofibno ufcirc

deir utero , ora folitarie > ora am-
mafiate , o copiofe , alle volte tutte

a una membrana attaccate , alle vol-

te appefe folamente a cannellini , o
fila, come grappoli d’uva.

8. Che le vefciche fono ora irrora-

te da vafi fanguigni , ora , e per lo

più , fenza un minimo loro veftigio

,

ora ìbno folo ferpeggianti infra le me-
defime.

p. Che
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p. Che ve ne fono delle natutali

in molte parti del corpo , c fegnata-

xnente in quelle dell’ utero.

iG. Che lì danno vefciche pregne

d’altre vefciche

.

II. Che f acqua delle vefciche ,

parlando in generale , ora fi quaglia

,

ora non fi quaglia al fuoco.

iz. Che col feto, e fenza feto, col-

la placenta, e fenza placenta poflb-

no generarli

.

13. Che apparir poflbnodi condi-

zione diverfa, conforme i diverfi luo-

ghi , c i diverfi tempi , ’ne’ quali

fi fono generate , o manifeftate .

14. Che molte Solitarie fi trovano

affatto morbofe , e alcune con dentro

vermi , e con altre materie ftrane , il

che non folo negli animali , ma nel-

le piante fi vede

.

15. Che -la natura non ha nulla di

pìufacile
-,
che generare , o far appa-

rire vefciche in ogni forta di viven-

te , in ogni pianta , e in ogni li-

quore , che abbia un poco del vi-

feofetto é

p. 114- Ciò prefiippofto riflette , che qui

bifognadiftingucre, e parlare perora

di quelle fole dell’ utero , che efeo-

no
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no da donne fecondate, notando,così

di padaggio di quante maniere colà

fc degenerino, e riftrignendofi in fi-p. iij.

ne a parlar folo di quelle iifciceco’

feti, o peirfetti, o imperfetti ,'c fé-

gnatamenre di quelle di cui egli ha

fatto menzione. Tralafcia tutte le.opi-

nioni già nel fuo Difcorfo impugna-

te, e fi riftrigne-di inuovo a parlar

folo delle due plaufibili > che è

quella del fuo ipaeftro Malpigli!
, c

quella del famolb Ruifchio, due gran

fegretar; della natura , e due gran ca-

pi dell’ anatomica famiglia. Il primo

vuole, che fia qualche ordigno vefci-

colare , o glandulofo fpcttante alla

nutrizione del feto , ingrandito per

accidente ,
cioè per la ftagnazion del-

la linfa nutritiva , e manifefìatofi -,

ed il fecondo , che fia la .fola pla-

centa., che nel’ trattenerli troppo ,

dopo l’ufcita dell feto, dentro l’ ute-

ro, tutta o parte in una mafia di ve-

fciche fi converta , Pifaminaconac-p. ne.
tenzione tutti i cali più colpicui fe-

guiti , c que’ riferiti^Jallo ftelTaRui-

fchid, e faconpfcei^ quanto di granp. ii7.

lunga quelli vada errato, e ài vé-

ro s’ appigli il Malpighi . impu-
gna.
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gnata dunque !’ opinion delfaddetto,

paiTa a ftabilire quella del fuo mae*
ftrojche anch* egli accennò nel fuo dif-

corfo, premettendo prima le notizie

delle vie, per le quali palTa, fi por-

j
fi cribra quel fi.ro, in cui nuo-

ta il feto, come cofa neceflTarifiìma,

per mettere in chiaro la fua fenten-

za. Due fono T opinion» più comu-
ni, la prima, che vi fieno vafi par-

ticolari , alla foggia delle vene lattee,

o de’ linfàtici, che aflbrbano dall’ u-

tero il liquore nutrimentofo, e dira-

mati per la placenta andando poi

ad unirli in più tronchi verfo il funi-

colo umbilicale , entrino in quello ,

e per quello fi rampichino in-

fra la vena , c le arterie , ed indi

ferpendo nel corion , fi dividano di

nuovo , e infra le fpongiofe fuc tu-

niche penetrando , s’ aprano la via

verfo l’amnion , dal quale poi vomi-
tino il lor liquore dentro la cavità,

dove nuota il feto. L’ altra opinione

nega, come favolofi, i canaletti

fcrltti , non ammettendone! funico-

lo umbilicale , che tre maniere di va-

fi , cioè, due arterie , una vena , e

r uraco, penfando , che l’umore, in

• cui
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cui nuoci il feto, fi fepari dal fan>

guc , folo per mezzo di certi fellico~

li, 0 macchinette, chefono nella mem-
brana del corion : il che particolar-

mente dal corion di var) animali

comprendono, nel quale le dette fea-

turigini manifehiinme fono , benché

in quelle del feto umano ofcuriilìme.

Se così dunque , dice, va la feccen-

da, faranno le laminctce, che conu

pongono il corion , non altro , che

una continuata ferie di glandule , o

di follicoli, di canali, vafi ,o fifonci-

m, per portare , derivare , e iepa-

tare quel limpido liquore dentro T
amnion , e il cavo fuo , e perciò

tutti gli autori confeilano , cofìare il

corion d' una membrana tutta villo-

fa, e fpongiforme. Dal che conchiu-

de , non dover tanto maravigliar-

ci , fe alcuna hata eifendo 1’ uovo,
o privo del feto, che confumi l’ap-

portato liquore , come ne’ Concetti

vani , o adatto confufo , e viziato ,

come nelle Mole , o piccolo , mal fat-

to, e moferiiofo, com’era ilfuode-
fcritto : quel liquore ringorghi , e
ftagni ne' fuei fifonetni , e follicoli ,

gl' uigrandiica , e dilati, e faccia ap-

pa-
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patirgli , come! un’ ammaffamento di

camoncm ì, e' di vefciche-,

Noa diffimula due,difficiiltà, che

?• «i^fcioglie, e iìsmp!cc più fa conofcere

probabile iaMalpighiana fentenza ,e
P- *3® lontana dal vero quella dell’ ingegno-

j

fo Riiifchio . Porta finalmente anche
^ fuo penfiere , cioè, che fia non

folamente nel corion , ma nel funi*

colo utnhilicale , e nella placenta uni’,

altra fotta di vafi: , differenti dal-

le vene , c dalle arterie , cheprin-

cipalmente la compongano , benché

da moki negati , apportando rauta-;

rità di .qoehic,: cheallerilcano.d’avcar*.

gli veduti - Almeno afièrma,, poter-;

fi., fenza fare ungran peccato in no-

tomia i .foJ|>ettare , che;oltrc i vafc:

fanguigni , vi fieno canali deftinatiii|

al iolo fiero, che sì abbondevole in,

ogni parte fluifee, p. ondeggia,, men--

tre in quella guifa facilmenterpoi lù:

fpiega , come il funicolo iirrfijilica-

le fi è veduto alle volte tutto tem*.

pollato di vefcichette pienedi linfa ,,

^ c la placenta fteffa abbondante delle:

roedefime . Se nafee un’ idatide , o fe;

tuia; vefcichetta apparifee in qualche

altra, parte del corpo
, per ifpiegare
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la fua origine , fubito fi chiama in

ifcena , o s' incolpa la linfa ftagnan-

te, ne’ vafi fuoij o nelle glaoduJe ve-

fcicolari) €, perchè (dice.) non dob-

biamo difcorrerc: anche in quefta for-

ma , fc apparifcono nella placenta ,

nel funicolo > o nelle membrane in-

volventi il feto j Segue a provarep-i^i

quello fuo penfiero , col moftrare la

fìruttura minuta de’ vali linfatici ,

e del dutto toracico, a’ quali giudi-P-

ca analoghi gli accennati canali del

fiero , e porta molte altre prove ,

e rifleflìoni, colle quali dimofira pro-

babile la fua fentenza. .Ammcfii que-

lli nuovi canalidei fiero, eccofciol-

ti facilmente tutti i fenomeni delle

vefciche > che apparifcono ora nella

placenta, ora nel funicolo , ora nel

corion . Ha dimollrato, corne i vali

linfatici^ e come il canale toracico

è feminato di globetti , o vcfcico-

lette, polle in varie maniere , e mol-

te a grappoli co’fuoi condotti , on-

de ecco , eh’ efsendo la natura uni-

forme nella ftruttura de’ canali, de-

llinati a una tal funziane , £e la lin-

fa, o fugo imbeuto Itagni j ingrof-

làno, e .fanno apparire Ja copia ller-t

mi-
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minata di tante vefciche

,
giobetti >

^<346 gallozzolette , ora in un luogo ,

ora in un’ altro , ora in tutto dov’

è feguita la ftagnazione. Così fegue

con altre prove a Tempre più con-

fermare i Tuoi detti , c del fuo ri-

verito maefìro , volendo Tempre più

far conoTcere , quanto quefìi s’appo-

neTse al vero
,
quando TcriTsc , ex-

pofitas vefcicuUs , & foUiculos , li-

cet raro obferventur , proprio quafi

ligamento apprehetifos , rton totalem \

naturai aberrationem ' indicare, feda~\

naloga , fimpUcique fìruBura mun ut i

explere
,
quod aliis conceptibas obfcu- l

ra > & implicata natura ceUbrat

.

I

Porta in fine T opinione d’ un' al- ^

tro Tuo amico , che volle , agrega-

vefciculare in abortu ol^erva-

tum ad fpeciem polyporum effe refe-

rendum, il quale anch’eTso ha lein-

gegnoTe Tue prove ; e giacché era.»

Tul riferire rare , e curioTe oT--|i

,,6
fcrvazioni , conchiude con una

,
par-

tecipatagli dal Sig. Agnelli , che con- -

fifte in un tumore circa la regione

del fegato, di cui , venuto a Tup-

purazione, uTci prima, comeun’ac-

q^ua lilciviale la quale Tminuita ,

co-
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cominciò ad ufcire materia putredi-*

noia, e infieme arenofa, la qual’u!'

tima giornalmente femore più in-

grolsava , tantoché alle volte vi fi

vedevano calcoletti, che apparivano,

come frumento , indi Tempre più

grolIì,corae ceci,c poi come nocciuolc,

e finalmente, come noci impietrite,

o come pietre in forma di noci , fria-

bili però alquanto
, quando ufci va-

no , ma dipoi all’ aria Tempre più

induravano . Alle volte avevano fi-

gure diverfe , ed erano tutte fcabro-

Te , ma però con angoli non acuti .

Seguitò cosi quali un mcfc , a man-
dar fuora le luddette pietre , mafen-

za dolore , e finalmente crefcendo la

carne fi ferrò l’orificio , ed incomin-

ciò a ftar bene, comcftàalprcfente,

ed abita in Fiorano.

Anneffc a quello Trattato vi fono

le già note utiliflìme olfervazioni in.

torno alle Brume delle T^avt , nonp.1^7.

fòlo fpettanti alla loro nuova , e cu-

riofillima notomia , c coftumi rari ,

ma anche i conlìglj , per difendere

le dette navi dal danno finora irre-

parabile della loro rofura . Di tutto

già ne demmo l’eftratto nel noltfo

TQtnoXmi, H Giorr
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Giornale ,(a)e infierae la figura del-

le medefime. Qiii v’ c aggiunta un’

Annotazione, nella quale fi dà no-

p > 44.tizia, dove Plinio, Teofrafto,ilRuel.

lio, ed altri celebri Scrittori hanno
^•‘•^ fatto menzione di quefto dannofiflì-

mo tarlo, che chiamano Teredine j

quai legni fieno impenetrcvoli da’

fuoi denti •, e quali rimed) poflano

adoperarli
,
per impedire ne’ legni or-

dinar) la loro roficatura

.

La defcrizione d’ un vitello di ftra-

p.i46.ordinaria moftruofità feguc alle Bru-

me, mandata col medefimo in dono

fino l’anno 165)4. al Sig. Ramazzini,

quando era Medico in Modana
.
Que-

flo era dentro , come ad un facco ,

o ad un’otre di pelle , dalla parte

più fottilc del quale fcappava fuora

il capo, coperto di nuda, efempli-

cc membrana , con gli occhi coperti,

come da un velo, e colmufo , lin-

gua , palato , cdaltre p^rti tutte fuo-

ra dell’ordinario cheefattamente de-

ferivo, e rapprefenta nella figura ,

che apporta. Tutto il reftodelcor-

p,i47.poera, come un rozzo ammaflàmen-
to , o mucchio di racchiufe mem-

bra

( a ) Tera.V, Arf.X-pa^.zio.
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bra dentro ’l Tacco accennato. La pel-

le era piena di grinze, e tumori pie-

ni di foli peli, de’ quali pure ne a vea

internarne te in varj luoghi ramraaf-

fati . Aperto il ventre vide , fra le

altre cole, i tefìicoli appetì quattro

dita fotto i reni verfo la parte efìe-

riore co’ vatì detti deferenti , c pam-?M9
piniformi aggrinzati , e que’ canali,

che tì chiamano eiaculatori , fi porta-

vano per lo traverfo alle vefciche del

Teme . Il membro anch’etìb era tutto

dentro l’addomine, piccolitììmo , c

ritorto in forma della lettera S> ter-

minante in una fotti! fottigliezza .

Gli ureteri fi incafìravano nel fico

naturale della vefcica
,
gonfia di po-

co fiero, e chiufa anch’etTa nel col-

lo. Il rcfto nell’ Autore fi legga. LcP'*J4

AiOnotazioni a quefto aggiunte fono

affai utili , mentre pongono in buon
lume molti fenomeni, per altro ofeu-

ri , e fanno palefe quanto s’ impari

dagli errori nella natura . ( i )
In pri-

mo luogo mettono in chiaro il fifte-

roa degli Sviluppi, (z) Moftrano ,

come fi può crckere , e vivere in

qualche maniera , purché il cuore

cferciti ilfuo utficio, e circoli, eli

H 1 muo-
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muova il fanguc , e la linfa

. ( 5 ) Che
balla, che fi nutrifca il feto per 1’

umbilico. (4) Come fi poflano ge-

serare i peli in ogni parte del corpo ,

e quali pianticelle crelcere , e Ivi-

lupparfi anch’effe dal fuoalvcolo, o
bulbo in ogni fico

,
purché trovino

nutrimento proporzionato. (^) Ef-

fcre quelli incorrottibill , e indifiblu-

bili da’ fermenti, o dall’urto, e agi-

tazioni degli altri fluidi, (ó) Effere

flato oflcrvato col microfcopio , che

tuno il pelo Ha aggrovigliato, eri-

flretto in minutillime piegoline den-

tro il fuo bulbo, (7) llluHrano le

offcrvazioni del nollro Autore, altre

oflervazioni di tumori , o follicoli

pieni di peli trovati in varie parti

del corpo si umano, come belluino,

de’ quali molti ne apporta . f S ) Ap-
porta pure altri elempli di palle di

p.iff pelli trovate dentro lo ftomaco delle

Vacche, e de’ Vitelli, e ne dà la ra-

gione , la dcfcrizione , e le figure in

rame

.

Quanto fieno flati finora ofcuri ,

quiltionati i fori del pungiglione

delio Scorpione, non c’c alcuno co-

sì flraniero nella floria medica , e natii-
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rale, che non lofappia. 11 fortiina-

tiflìmo noftro Autore anche quefti haP- 161 •

feoperti , ed è il Trattato , che va

dietro al fuddetto del moftro . Già

di quelli lì è data contezza nel no>

fìro Giornale ( a ) , come d’ una ra-P'*®**

ra locufta ( è )
non ben finora ofler-

vata da’ naturali Scrittori , che è po-

fta dopo la notizia de’ fori del pun-
,

giglione. Qui fono aggiuntele

re più cfatte sì del malchio , co-

me della femmina, e del nido delle

uova loro.

La difefa di T. Livio dalle ca-

lunnie del Lancelloti , che lo deri-^

fe, perche fcrifle, che erano piovuti*'

fallì , è pure in quella Raccolta, nel"

la quale non ci fermeremo , conciof.

fiachc anche di quella parlammo nel

nollro Giornale, (c) Vi fono di più

nell’ Annotazioni molte curiofe no-

tizie, date dal Sig.Trancefco Carli

cruditillìmo gentiluomo di Verona ,

come d’ un lalTo di molta grandezza

caduto ne’ beni de’ Monaci di San Be-

nedetto nella villa del Vago , lonta-

H 5 no

( a ) Tom.V.Art,X,pag,ìf7^

C b ) Tom. V.Art.X.pag*

^ c ) Defto pag* zou ^
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no fei miglia dalla Città . Narra ,

come nel dì zi. Giugno , verfo le

cinque ore della notte , fu veduta

nell’ aria una gran maflTa di fuoco ,

che traverfando il Lago di Garda con

tal velocità , che appena poteva ef-

fere feguita dagli occhi , illuminava

tutto il fottopofto paefe , e con un
rimbombo , che a guifa di non pic-

colo trerauoto le cale fcoteva , andò
a cadere nel menzionato luogo . La
mattina feguente fu ritrovato , non
eflcre ftata altro quella mafTa infoca-

ta, che una pietra attorniata da ne-

ricce , ed increfpate erotte , fprofon-

datatt nella caduta all’ altezza di più

d’ U41 braccio fotterra , e rotta in di-

vcrlì pezzi , de’ quali il maggiore era

della mifuradi un cubo di due brac-

cia, e mezzo per ogni lato. Era di

color di cenere , feminata di parti-

celle minutiflìme di ferro , che dava

i}n grave odore di zolfo accefo , ed

avea in parte inaridite , e in parte

abbruciate 1’ erbe vicine. Di quella

ne mandò un pezzo al nottro Auto-

re , dal quale ftritolato cavò colla

calamita qualche minuzzolo di fer-

i 7j.ro . 11 Cardano fa menzione anch’

elTo
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eflb d’ un faflb di cento , e venti pefi

caduto a fuo tempo falle rive dell’

Adda, e di molti altri non didìmili

dal Veronefe, ne’ quali era colorfer-

rugineus , dwities eximia , odor fui-

phureus, come appunto nel defcric-

to dal Sig. Carli . Cerca , donde pofla

elTere venuto, e prudentemente giu-

dica , che fofse fcagliato da qualche

fuoco fotterraneo, in non didìmile

maniera, che fanno le mine da guer-

ra. Cosigli ultimi vomiti del Vefu-

vio fcagliarono fino in Coftantino-

polipietrefmifurate, onde anche in tal

guifa fu gittato quello accennato dall’

empito furiofo di qualche fuoco fot-

terraneo, che fofle accefo nelle mon-
tagne de’ Grifoni , in quella parte

chiamata Retta , da cui fi vide ufei-

re, e verfo il Veronefe portarfiper

aria, come riferirono , teftimonj di

veduta, i pefeatori del Lago di Gar-

da . Sta dunque quello favio uomo
col nofìro Autore , che poflbno ca-

dere fallì dal cielo , non nelle nuvole

generati , ma portati o da rabbiofi

venti , o da fuochi fotterranei , da un

luogo a un altro fcagliati . Giudica an-

cora, che le grandi moli delle pietre

H 4 pof-
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poflano eflere portate in aria dagli

Angeli della luce , o delle tenebre

,

recando per efempio degli ultimi

quel gran vafo di porfido , che a co-

mandi di San Zenone fu portato in_,

Verona dal Demonio infin dalla Siria

,

come hanno dalie antiche, e pietra-

dizioni , e come dall’ annefla inferir

zione e’ conferma.

PILA. H^C. PORPHIRETICA
VVLGO. S. ZENONIS.

CVIVS. DIAMETER . OCTO
STYLOBATES

DVOBVS. IN. ALTITVDINE
OCTO . IN . CIRCVITV . CONSTAT

PEDIBVS
EX. SYRIA. VERONAM

AD. DIVI. ZENONIS . IMPERIVM
AIILLE.FERE. QVADRINGENTIS

AB. HINC. ANNIS
IN. ENERGVMENI. SANITATIS

SIGNVM
A. DEMONE. QVAM . CITISSIME

DELATA
A. VIATORIBVS . LOCI. SVSPICITVR

La notizia del oafeimento de' fun-

ghi da una meninge umana, , mace-
rata in acquavite debole dentro un

p. i7j.vafo di vetro , occupa il feguentc

luo-
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luogo, il quale perchè fu pofto in

dubbio dal Difcnfore del Sig. Nigri-

foli
,
qui viene diftcfa tutta la fto-

ria , ed informato, come accadde que-

llo raro fenomeno , il quale in ve-

rità non era ftaco pollo con tutte le

circoftanze dovute , onde l’Oppofi-

tore merita compatimento . Corro-

bora quella fua oflervazione con un’

altra confimile riferita dal Sig. Conte^.tT'^

MarfilU nella fua Difiertazione della

generazione de’funghì ; come coll’au-

torità di Monfign. Lancifi , che nella

rifpolla al fuddetto efpreflamente vuo-

le , nafeere funghi dalle membrane d’P* ‘7*

animati morti i e finalmente con un’

altra ofiervazione riferì» dal Sig.de

Blegny ,
e colla figuri de’ funghi na-

ti dentro il vafo.

Seguono le oflervazioni fatte dal

nollro Autore intorno al fiore dell’p

Aloè Americana , ed al fugoftillan-

te dal medefimo, delle quali già ne

abbiamo parlato in altro Giornale

(a). Troviamo qui aggiunta una Let-

tera del famofo Luca Scroecbio yVtt-p.iz^

fidente dell’ Accademia de’ Curiofidi

Germania, fcritta al nollro Autore,.

H
5,

in

C a ) Tom. IV. Art. IV. {.Zj,
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in cui gli dà avvifo d’ un’ altra Aloè c

fiorita l’anno 1669. con la notaefat- i

ta di quanti fiori avea ciafchedun ra-
j

mo , della quale fatta in fine la fom- 1

ma, afcendono al numero di 4Ó10.

tanto è abbondante in un tronco fo- i

lo , fupplendo in tal guifa al la lun- .

ghezza del tempo in fiorire con una i

moltitudine fìerminata di fiori . A
j

quella è annego T efiratto d’un’altra ^

Lettera del lodato Sig. Carli, Verone- t

fe, il quale fi duole, che/’^^/oè, fi i

chiami da tutti Americana, ,
quando >

egli |la vuole Italiana , anzi cittadi-

na, e patrizia di Verona, per aver-

la veduta fiorita molte volte fulle

balze più fcolcele della Riva del La-

go di Carda, che non ha commcrzìo
veruno con 1

’ America , e così altre

fiorite in Verona. V’ c a quella la

r ifpolladel Signore Scarella,nella qua-

le fe"vedere , doverli ciò non ollante

chiamarli Americana coW’zììtoxiù. del

Camerario, il quale ha dato notizia

del quando è fiata portata in Italia,

che fu nell’anno ijdi. Mofira , che

fu, ed è frequente l’ufo di dar il co-

gnome alle piante dal luogo del na-

feimeno primiero . Egli fofpetta ,

che
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che il Calceolaria gran Botanico Ve-
ronefe , che aveva un fuo podere a

Hivole

,

poco lontano dalle accenna-

te rupi , avede trapiantata alcuna ra-

dica di quella Aloè fu quelle, la qua-

le germogliando con molte radici, co-

m’ è fuo naturale , a vede moltiplica-

to, e lì fofle fatta col tempo paefa-

na: ovvero, che dopo il Calceolati il

Tona, avelTe fatto lo fteflb . Non
la crede moltiplicata per via di fe-

me , si perchè al dire dell’ alpino non

matura si facilmente in Italia, si per-

chè non è cosi leggiero , o piumo-
fo, che il vento trafportare lopoiTa,

come fece, già molti anni fono , la

ConizA annua acre con foglie di Li-

varia del Morifone

,

la quale avendo

il fuo feme di Erigerò piumofo , il

vento trafportandolo per tutte le cam.

pagne circonvicine all Orto de’ fem-

plici di Padova , s’è fatta non folo

frequente , ma moleftilfima paefa-

na , coneioffiachè per ogni luogo le-

ne ritrova fino a 14. e zo. miglia

lontana dall’orto fuddetto : il che

tutto fegue a provare con autorità ,

ed efempj.

Avea detto il nohro Autore , nel

H 6 num.
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nutn. XIV. delle fue ofservazioni in-

torno l’Aloè Americana, che l’accreJ

fcimento così fubito di quel grande

fìelo , e d’ un numero sì prodigiofo

di fiori , moftrava , non efsere , che

uno [viluppo y la qual’ opinione ap-

prcfso i più fenfati filofofi d’ oggi-

giorno evidente , apprefso altri favo-

lofa rafsembra . Per dimoftrare ben

chiara l’idea di quello fatto , il noftro

Autore ha fatto inferire a piedi di

quello trattato un ramo moftruofo di

Talma dattilifera , nel quale fenza-*

microfcopio fi vede come fogliono

Ilare quelle gran foglie raggricchiate,

per occupar poco fito , con quanto

maravigli ofo ed incomprenfibile ma-
ellria fieno increfpate, l’ima foften-

ti l’altra , e l’altra s’accomodi in_»

que’ piccoli vani , e fpazietti , e a

guifa di ferpe fi contorca , e s’ incur-

vi , e fegua l’ordine delle prime .

Dice che vi è (lato tanto fugo , e tan-

to empito , che ha ballato per al-

quanto ingrandirle , e fvilupparlo,» >

ma non per affatto allungarle , fpie-

gare , e dillendere tutte le fibre lo-

ro, e le trachee, che rcllarono mol-

to rillrctte nelle loro nicchie , come
pa.
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palefemcnte fi fcorge nella da lui ef-

pofta figura

.

Segue !a relazione di var) moftriP* iPJ-

con alcune riflellìoni , di cui favellam-

mo in un noftro Giornale {a). In

quefìa però fono molto giunte , fra

le quali è curiofa la notizia di que’

falfimoftruofi capponi, che fono mo-P’'^^'

Arati da ciarlatani con un corno fui

capo in luogo di creAa . Scopre l’in-

ganno , e fa vedere , efsere un’ inne-

Ao , che fanno dello fprone delle gam-
be fui capo nel modo , che feguc .

Tagliano la creAa al cappone, o al

gallo , e nello Aefso tempo cavano

uno fprone dal piede d’ un’ altro più

vecchio, e fubito l’incaArano , e lo

legano fopra il fito tagliato, nel qua-

le come ramicello fopra una pianta ,

s’ attacca , fi rammargina , e crefee ;

fopra cui v’ è un’àmeniflìma lettera

del Sig, Redi , fcritta al Sig. CeAo-
ni . Fa dipoi menzione di varj gemel-

li uniti , da lui- veduti , e di una ra-p.io?.

na moAruofa con cinque piedi , in

uno de’ quali erano fette dita . Ep io4-

bizzarra un’ eferefeenza cornea che

apporta , nata fopra la teAa d’ un gat-

to

(a) Ttm,V.Artic,X.f.ì7i,
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to della grofsezza della bafe del dito

indice, e della lunghezza di due dita,

e mezzo per traverfo. Vuole non ef-

fere altro, che un’ ammafsitnentodi

fibre , o papille cutanee allungate ,

infieme inviichiate, e per così dire,

ferruminate , efsendo infleflìbili , rigi-

de , dure , e dell’ indole veramente

del corno. Spiega, come ciò accada,

come nafea , come crefea , e finalmen-

te , come da fe fìefso fi fiacchi , e poi

torni a rinafcerc. Giudica , che di

quefia forta fieno fiate molte di quel-

le corna, nate foprala tefia degli uo-

mini, de’ quali ne apporta alcuni il

Liceti , benché fieno fiate onorate col

titolo di vere corna , deferitte , e di-

fegnate per tali , con qualche giun-

ta di mano pittorefea . il tutto con-

ferma con un’altra eferefeenza cornea

ofservata dal Malpigli! fovra il col-

lo d’ un bue aratore * Nelle Tranfa-
zioni filolcfiche d’ Inghilterra (a) v’

c una lettera del Sig. Giorgio Ash ,

fcritta al Sig. Dublino, dove l’avvi-

la d’una fanciulla Ibernefe, da tutto

il corpo della quale varie corna cre-

fee-

*OSSjER^AZIONE.*
(_a) MMov.i6S}.ìi,i^6,fa£.noi.
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fcevano, alcune volte cadevano, e in

luogo delle cadute altre nafcevano .

Ofservò , che in maggior copia ufci**

vano nelle piegature , e commefsure

del corpo, che nelle parti carnofe .

Cuti ( dice ) anne£Ìebantur fere , tft

•verruca , quibus etiam circa radicem

non tnultum abfmiles infubftatniafmt

,

quamvis vsrfus extrmitatem durio-

rem , & magis corneam induant for-

tnam . Conchiude, come prope utram.

que etiam aurem extat cornu . Cutis

in collo nnper capit fieri callofa ,

cornea , perinde ac illa , qua in mani~

bus , ac pedibus eft . Caterum edit ip/a^

bibitque firenue , belle quoque dormitt

nec aliis natura officiis fecus defungi-

tur, ac fanus quilibet: evacuationibus

tamen efits fexus propriis defiituitur »

cc. Così va feguitando il nofìro Au-
tore, colla delcrizionc d’altri corpi

,

o parti moftruofe, venendo infino a

molti delle piante, e delle frutta-. ,

delle quali ne apporta uno afsai cu-

riofo fopra un limone , che al vivo^'

rapprefentava un vero verilfimobru-

co , de’ naaggiori , vagamente di ver-

de , bianco , e giallo rabelcato , e co-

lorito. Chi lo mandò in dono al no-

fìro
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fìro Autore , lo accompagnò con una
dotta fcrittura, in cui efponeva il pa-

rer fuo , cioè , che quello fofse u'rt

vero bruco ,
nato dall’ uovo della-,

ferfalla dentro il fiore deporto , e poi

nel crefcente frutto rinchiufo , dove

p.2«8.arrivato alla fua maggiore grandezza,

forte cacciato all’ infuora , e con irtra-

na metamorfofi , convertito nella.,

foftanza del limone . Nella rifporta

fa conofcere il nortro Autore l’ingan-

no di queir erudito Scrittore
, men-

tre tagliato per mezzo il limone , fi

trovò intatto in tutte le interne par-

ti fue, fenza rofura, o via, o vizio

immaginabile alcuno, non ertendo fia-

to quel creduto bruco , che una tube-
p.i®9 j-ofìtà o callofità tortuofa, lunghetta,

tubercoluta, efcabra cafualmente na-

ta , e di varj colori adorna , a guifa

di un bruco . Ciò conferma pure col-

''le ragioni , c con altri efempli con-

fimili, di frutta, piante, e d’erbe,

in cui diverfe figure d’animali, odi

loro parti , come per giuoco della na-

tura , fi veggono

.

Terminata la relazione de’ moftri ,

fiiccede la Dificrtazione del nolVro

Autore De arcano LenticuU paluflris

p.iii.
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fetnìne , ac admirandA vegetazione ,

di cui già ne demmo l’ eftratto
( a }j

ficcome demmo i’ eftratto della fiia_.

nuova fcoperta delle uova , ovaja , e

nafcita delle Anguille , (b) che hanno

dato tanto di compimento , e di lu-

me alla naturale ftoria : il che tutto

viene illuftrato colle figure in rame
* A tempo cigiugne una Lettera del

Sig. do. ^Artico , Conte di Porcia_. ,

dottiflìmo Cavaliere , e d’incorrotta_>

fede , nella quale ci avvifa che nell*

anno 1700. in un certo vivajopofto

in un fiumicello di una fiia villa vici-

na > dove molte anguille fi cuftodi-

vano , fe ne trovò una piena zeppa d’

uova . chiunque , dice , la vide dt

quelle buone perfone, che non fentiva-

tio molto avanti nella Filofofia naturale »

fi fece il fegno della fanta croce-* ,

e da tutti fu conchiufo, che leanguiU

le nafcevano dalle loro femenze. Con-
chiudono i prudenti raccoglitori del-

le opere fparfe del noftro Autore cól

riferire la defcrizione d’ una pietra

aftai curiofa trovata nella vefcica d’

un

(a) Tom.V. Artìc,X,p, \io,

eh)
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il

un cavallo , di certi infetti marini ,|i

analoghi alle cimici degli agrumi ,ji

delle quali già in un altro Giornale p3r-|

làmo,edi un ferocidìmofcarafaggio not-i

turno marino, delle quali cofe tutte ne!

apportano pure la figura in rame

.

ARTICOLO IV.

Lettera IL del Sig. aGQSTlJiO SQ-

DERI'H} > Gentiluomo Fenexiano ,

ai un fuo Amico , intorno all’Ar-

te metallica

.

§,i.

Delle ftamazione,© fta,fecondo il comune

parere, trafmutaxjone delferro in ra-

me ) per me'K^^o del vetriuolo .

,) Ella creduta trafmutazione del

„ ferro in rame , ne i tempi pre^

» fenti così nota, e comune, pocone_*

,, hanno lafciato fcritto gli antichi , o

„ perchè non creduta da loro, o per-

„ che non hanno voluto opporli a ciò

,, che al comune parere fi ftimava co-

„ fa reale . Giorgio Agricola nel libro

5 , IX. de natura fojfilium la riferifee in

„ riftretto, fenza ricercare a fondo, fe

,> fia vera , o no la detta trafmutazio-
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„ ne*, e delle ragioni e pratica di opc-

,, rare poco ne parla . Riferifce fola-

„ mente, che nel caftello di Smolenfco

„ fituato nel monte Carpato in quella

3, parte dell’ Ungheria , che Dacia vien

3, nominata , fi cavi acqua da un poz-

„ zo , che polla in canali di legno , e

„ meflevi entro porzioni di ferro , fi

„ convertifca in buon rame ; e che ciò

3, provvenga dal vetriuolo, di cui è in-

„ fetta queir acqua

.

„ Qiiella converfione , fecondo la co-

,3 mime fentenza , da noi però eviden-

„ temente riprovata , è uno de’ più fo-

,3 di fondamenti degli Chimici , che nu-

33 drifee in loro la fperanza della traf-

,3 mutazione de’ metalli . Faremo per-

,3 tanto con evidenza comprendere il co-

,3 mime inganno , e per dar metodo a

,3 quella cognizione 3 riferiremo prima

3, la pratica della ftamazione; in fecon-

„ do luogo le ragioni evidenti , che ab-

3, biamo in contrario
,
per far conofcc-

„ re, che non fia trafmutazione , e in

„ terzo luogo le ragioni reali da noiof-

3, fervate , perchè , e come quella pre-

„ tefa trafmutazione fi faccia

.

,, 1. In que’ luoghi , dove trovano

„ vene di rame ,
gialle , magre di me-

„ tal-
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j, tallo j e abbondanti di folfo, è mol-

i

„ to utile quella operazione: peraltro,

,, chi volefle farla, dappoiché il vetrino- >

,, lo è ridotto in fale , non tornereb- »

„ be il conto. Nella vaile Impenna di «

„ Agort, dove quelle forte di vene fo-jn

,,
no abbondantiflìme, lì opera nel mo-i

„ do infrafcritto.
i

„ Sotto certi tezzoni aperti da i la-

1

,, ti, e coperti al di fopra, fi frano mon-

:

„ ti di vena cruda, rotta in pezzi non

,, molto grandi , alti un’ uomo in cir-

,, ca, fui terreno . Avanti di porvi la

,, vena in rofta fi pongono legna , ecar-

„ bone j e così fi va dimezzando anche

,, fra i fallì con qualche legno , accioc- ,

,, che pofla paflarvi l’aria, e la vam-

„ pa del folferc accefo. Quelli monti ,

„ quadrati , e bislunghi fi inlutano di

,, quella terra di cui fi c fatto il fon-

,, do alla rofia , che più a bafib dirò

,, qual fia , e copertala tutta , fi dà fuo-

,, co da quattro lati al di fotte , il qua-

„ le accendendo la vena al difetto per

,, lo gran folfo , di cui cui ella è infet-

,, ta, fi va comunicando fino alla fuper-

„ fìcie , e per più meli ne sfuma il fol-

„ fere > che nella fuperficie fi fa molto

„ groflfo j e fufibile , venendo raccolto
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« dagli operar) in quantica.

„ L’ intenzione di quella roftitura , o

, calcinazione fi è per afeiugare la ve-

> na da quel gran Iblfo , di cui è in-

, fetta, a fine di renderla facile alla fu-

, fione , e di prefèrvare il metallo, che

, farebbe confumato nella fornace dal

, foltere accefo : il quale a fuooo così

, lento di rojìa non lo confuma . Sfii-

, mata perciò la fuddetta rafia di ve-

> na , fi fciiopre , e i fallì , che vi fu-

, tono podi gialli, fi trovano tutti rof-

> fi , e nella circonferenza tutti ridot-

, ti in calce rofiaj e nel centro , do-

, ve non arrivano a tanto il calore del

> folfo , e ’l fumo ellìccante di lui , vi

1, fi trovano afsai fmarriti del colore-»

, giallo tra d’altri colori , azzurri ,

, paonazzi , e ferrigni , dagli operar)

, chiamaci pefia terra . Vi li fa poi col

1, martello leparare la calce rofsa della

,j circonferenza , al meglio che fia pof-

, fibile j e ’l centro , duro ancora , e la-

,
pidifìco , con corpo continuo , e dcl-

,, la flclfa figura della vena cruda , fi

„ pone da parte per fondere ne i forni

„ da fufione } e quello fi chiama

I, »e > e fe ne cava , come a ftio luogo

,i riferireroo, lo fiono , per fare il ra-
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j

„ me , che fi chiama rame di fhfme .
pi

„ La calce roflfa , poiché ha in )

,, tanto rame
,
quanto i tazzoni > per

j, eflere dal folfere così potentemence
p

f, afciugata dall’ umido, non riiifcendo

j, alla fufione per efler priva diumido,|i

„ e per non efler corpo continuo , è i

„ quella materia , onde fi cava il ve-j

,, triuolo 5 che veramente polliamo dire i

5, fale di rame

,

Quella fi conduce in_.

,> certi calToni grandi
,
quadrati , di ta-

,j vele , un terzo de’ quali della mede- :

), lima empiuti, vi fi fa paflar l’ acquai

,, dilopra; e quefta introdotta nelle po-

i

,, rofità di quel corpo calcinato, e la-i

„ feiatavi per venciquattr’ ore , s’impre-

i

gna delle parti faline , e diventa un’ ;

„ acqua cralfa , c verde . Efla poi per !

„ una fpina di quel caflone fi fa ufeire
'

„ dolcemente in un’altro, acciocché de-

;

„ ponga ogni parte terrea i c la calce

,, rolla priva di fale, e di metallo calci-

1

„ nofo , fi porta fotto i tezzoni, pei far

j, fondo , e coperta alle rafie di nuova

„ vena minerale, come di Ibprafièdec-

,, to.

„ Schiarita l’acqua verde, fi fa ella

pafsare da quel caflone per canaletti di

,, legno nelle caldaje quadre di piombo,

„po-
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,, pofte fopra i fornelli , aline diriftrin-

„ gerla in fale con l’evaporazione.

,, Nel tempo iftefso , che fi opera per

ji riftringerla infale, fi opera per la fta-

j, mazione j imperciocché nelle caldajc

j, di piombo, ove bolle quell’ acqua vi-

„ triolata , fi pongono certe calTelle di

„ legno, pienedibuchi, einefsequan^

,, tità di rugginofa

,

e anco de

„ i pezzi di ferro crudo nella llefia cal-

,, daja alle parti. Nel bollire pertanto,

,, che fa l’acqua vitriolata , quel ferro

„ delle caflelle viene dalla ftefla corro

,, fo , e ridotto in calce rolTa . Si vota

,, no fpeflb quelle cafielle di ferraxxcL*

„ in una conca di rame , fatta a crivel-

,, lo , e quella s’ immerge in un’ altro

callbne di acqua , fcotendo , e rime-

,, nando il ferro , ad oggetto che l’acqua

introdotta ne’ buchi della conca d

,, rame , fpogl) la fuperfìcie del ferro

j, corrofa dall’ acqua vitriolata, eridot-

„ ta in calce rofsa , che precipita nel fon-

„ do di detto cafsone , che ha Tempre

„ acqua, e ne va giungendo di nuova ,

„ per chiarificare la materia
,
che en-

,, tro vi fi pone . Si rimette il.ferro la-

„ vato nelle prime cafselle, enellacai.
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„ daja , e così fi va replicando , finché
|

,

refta tutto corrofo.

,, Vediitafi poi dagli operar; l’acqua i

a delle caldaje con cela di fopra , fatta !

,, pingue, fi fa ella pafsare incafsoni di '

„ tavole, ove fe ne precipita in due o

„ tre giorni la maggior parte in fale,ma

,, non più cosi verde j e quella , che non

,, fi fifsa , fi fa di nuovo sfumare.

„ In tal guifa fi va operando una 0 due i

„ fettimane , e poi dal cafsone , ove fi

„ fece deponere il ferro corrofo dall’ac-

„ qua vetriolata , fi leva tutta l’acqua

,

„ e vi fi trova gran quantità di ferro cor-

,, rofo, ridotto in calce roisa . Quefta

„ efsendo ripiena di folfo , ed avendo

,, bifogno
,
per ponerla alla fufione , di

,, un corpo continuo, ad oggetto che 1’

„ impeto del mantice non la porti in aria,

, fi metteinro^a, la quale fallì di car-

„ bon forte, o con badili; efsendo co-

,, me cretofa perla umidità dell’acqua,

„ fi va ponendo fopra il carbone , ri-

,, pofta tutta ftrato fopra ftrato di car-

„ bone , e grajfura ; così la chiamano

„ volgarmente. Si dà poi fuoco al car-

„ bone, e finché quello fi confuma, ne

„ sfuma grand’ odore di fol&re. llcraf-

„ fo
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„ fo del folferc, e lo ftringer del fuoco

„ la. riduce in madì quali lapidificati , e

„ cosi rende il corpo continuo, accioc-

,, che poi fu nel forno facile alla fufio-

„ ne.

. ,, Terminata la roftitiira, fondefi col

„ fuo meftruo per la manica , come (1

,, fonde anche il rame > e ne efce ra-

j, me nero, il quale ha bifognod’efser

„ raffinato , come il rame di fufione ì

,, e parte ancora n’efce dalla manica in*

„ flonCt che ha bifognodi novelle rofti-

„ ture, per efpiirgarlo dal folfo.

„ Quefto pertanto, benché un poco

„ duro, è realmente rame , cavato da

,, quel ferro corrofo dal vetriuolo. Adun.

„ que è vera la trafmutazionedcl ferro

,, in rame? Idue fuiregucnti capi fcior-

„ ranno il nodo, e faranno toccar con

„ mano e fcnfibilmentc l’inganno.

,, II. Nel capo antecedente dovendo

,, riferire una operazione meccanica , ci

,, bifognò Ilare attaccati aquellaopera-

„ zione con termini ordinar/ , e coii_»

, ,, efpreffioni adattate , per far chiara-

„ mente comprendere la mcdcfima . In

,, quefto dovendo noi produr gh argo-

5, menti per lo difìnganno della creduta

,, tralmutazione di ferro in rame , bi-

Tmo XXFlh 1 for
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i, fognerà un poco più follevarci.

3, Per giungere air intelligenza j eal-

,, la prova della noftra propofizione, e

3, far conofcere, che il ferro non fitra-

„ muti in rame 3 e donde fia quel rame,

33 che fi trae pervia della ftamazione ,

,3 è neceflario premettere alcune cofe.

3, Da tutte le cofe follili fi cava il

,3 fale per mezzo della calcinazione. Di

,3 quefto non fono privi nè meno i ve-

j, getabili 3 dalla cenere de’ quali e’ fi

„ cava. Se ne trova anche ne’ corpi de-

3, gli animali, le cui offa abbruciate ci

3, dannoilfale . Chi chiamò l’uomo ?«?-

„ crocofmo cioè picciolo mondo, non_.

3, prefe errore in così nominarlo : men,

„ tre in efso Icorgiamo tutti gli effetti

,

33 che nel globo terracqueo e sferico la

3, natura produce . Il vegetare de’ capel-

„ li 3 e de’ peli opera come la terra ne’

3, vegetabili j il circolare del fangue nel-

3, le vene figura il corfo de’ fiumi : le tre-

,3 pidazioni è fonoimmaginede’tremuo-

33 ti: i fuchi, che fi lapidificano nelle

,3 reni , rapprefentano il lapidificarfi che

,3 fi fa nelle viicere de’ monti : gli ftil-

„ licid; , ci fali, cui depongono l’orine,

3, fon come il fale , che fi ritrova ne i fu-

3> chi concreti della terra medefima ;
il

„ ca-
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3, calor naturale al folfere può pareg-

3, .giarfi>le potenze dell’ anima alle fu-

3, periori potenze, cd intelligenze , ec.

„ Ma cornando al propo(ico, queftofa-

,, le, che è il condimento , e il princi-

,, pio di ogni cofi materiale , fe fi ac-

„ tragga per 1
’ alito dell’ aria , che ha

,, il ieme di tutte le cofe, o pure dal

5, nutrimento de’ cibi , non polliamo (i-

,, curamente affermarlo : per non erra-

„ re però fi può all’uno ed all’altro attri-

3, buirne l’effetto.

,5 Quello fale fopraccennato , credii-

,, to uno de’princip) delle cofe materia-

3) li, le quali ridotte con l’arte al loro

„ principio, fi convertono buona parte

,, in fale > fecondo la lua configurazio-

3, ne di atomi ha il fiio fapore
,
pun-

„ gendo il palato , con cui fi gufta_. .

,, Quello del fai comune édiunaforta:

„ quello del nitro è diverfo dal fale ,

,, che dichiamo vetriuolo: rutdeorrofi-

,) VI •

,, Una vena di terra , benché fenza_.

j> metallo, quando fia mefcolata col fol-

„ fere, a proporzione calcinata , darà

„ fai correli vo , Ogni vena
, per mc-

„ fallica che lìa , abbondante di folfe-

,, re, fi calcina, coi fuoco, cpofia nell’

la, „ ac-
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acqua , imbevcH quefta del Tale di quel

,, metallo, di cui era pregna. Sec fa-

„ le di Marte , lo diremo vetriuolo di

„ Marte: fedi Venere, vetriuolo di ra.

,> me, ec.

,, Tutti quelli fa li hanno forza di cor-

rodere
,
per gli atomi acuti

, che li

,, compongono . Il fale di Marte però

„ fatto bollire col ferro, non darà mai

„ ftamazione ; nè la darà fìmilmente^

„ quello di Venere, quando però non_.

„ fia verde.

„I1 vetriuolo Romano,che viene eftrat-

,, to da terra bituminofa, che tinge in

„ nero, ed ha lo fìeflb fapore , che il

,, vetriuolo di rame , non fa flamazione,

„ perchè ha folamente ilcorrofìvo, ma
9, non il metallo.

„ Se quello è vero, come è verlflì-

„ mo, la pretcfa converfione del ferro

,, in rame non provviene per facoltà ,

che abbia il lai puro di quel metal-

a, lo , ma provviene per le parcidi ra-

„ me , che in fe quel fale contiene

„ La ruggine verde , che fa il rame

i, fufo
,
pofto ne i luoghi umidi , come

„ purei colori verdi, che lì trovano!»

•, vene naturali di rame , i quali full lì

9> convertono in r*me , danno a dive-

» dere , .
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„ dere, chequel color verde c il

,, medeHmo. Chi prenderà le lamine.^

„ di rame, e le porrà in vafochiufo »

„ {Irato fopra (Irato di lamine e zolfo j

,, e a fuoco di riverbero calcinate, ne vc-r

„ drà chiaramente ufcir l’acqua verde,

„ della quale (ì fa un fale (imi le al ve-

,, tri nolo , che fa lo ftelfo effetto di fta-

„ mare il ferro , come fanno l’ acquea

„ vetriolate , che hanno ehratto il fale

,, dalla miniera arrohita.

,, Di cento e venti libredi ferro, che

,, fi pongono alla corrofione nell’ acqua

„ vetriolata, fi cavano, comedi co-

„ nofeere l’efperienza, folo quaranta.^

„ libre di rame . Se cosi è , come mai
„ fi potrà affermare , che il ferro fiou*

I

„ convertito in rame, mentre duvreb-

I „ bc , oltre al pefo del ferro , crefccre

„ anco il pefo della porzione del rame,

„ che fi trova nel vetruiolo ? Il ferro è ca-

„ lato due terzi; il vctriiioloha deporti

„ la porzione di rame, che in fe con-

,, teneva ; ed il metallo , che rerta , c

„ folo il terzo del pefo del ferro. Qui
„ fi potrebbe interpellare , dove vada^
„ il ferro , che manca al pefo . Scio-

„ glieremo ancor quello dubbio con la

,, ragione, e con l’evidenza.

I 3 „ Con
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„ Con la'cori'ofione , che fi fadel fer-

„ ro » quel corpo mecallico tutto fi ri-

„ duce in minutiflìme fcaglic , le quali

jj per la maggior parte fi .abbruciano

Sì nella roftitura, che fi fa avanci di met-

„ cere la grafiiira alla fiifione , che è

jj piena di folfere. Parte fe ne abbrucia

„ nel forno di fufiene > e parte ne refta
|

Sì nello ftefib rame; il che ci provala-.
|

,, durezza di lui i maggiore di quello di
|1

Sì fufionc . i

,, Nella raffinazione parimente , che

Sì fi fa del rame di flamazione , è fuc- ^

ì, ceduto agli operar) di vederlo nel ca- i

3, tino fepararfì dal rame , di che ac-

„ corgendofi , cacciano un ferro freddo

ss nel catino del rame fufo, perraffed-

ìì dare
(
cosi credo io verifimile , noju*

Sì avendo coftoro altra ragione , che la

„ pratica
)
e per impedire , che il bollir

del metallo non faccia quefta temuta

,s feparazione.

ss Se ciò non bafta , riferiremo , che
,

,, abbiamo fatta un’ altra oflervazione , i

Sì la quale prova pienamente il noftro

ss affiinto . Si fece pefare una mifura di

5, vetriiiolo vergine, che non aveva bol-

,, lito , col ferro , al confronto di una

Sì mifura di vetriuolo ftamato,efi trovò
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. ,> quella mifura eguale dello ftamato ef-

. jÌ fere un terzo di più pefante i il che

i Vi chiaramente dimoftra, che una por-

> zinne del ferro corrofo del vetriuolo (i

, ,j riduife in fale di Marte unitoal fale di

,, Venere > e quello fu un potentiflìmo

I 5, negro per le tinture , come ne abbiamo

i, fatta la prova .

,, Diremo ora, colalìa quella fìama*

,, ziohe, con le prudenti cognizioni rcn-

„ duta più facile alla capacità dc’princi-

,, pianti nella metallica»

. ,, Ella è dunque unaprccipitazionedcl

,, rame, che fi trova nel vetriuolo fatto

,, di miniera di rame
,
per via di corrofio-

,, ne nel ferro. Che vi fia quefio rame..*

nel vetriuolo. Io prova il fuo color ver-

,, de 5 mafe ci faremo un paflb indietro,

,, riflettendo al primo capitolo della pra-

,, tica del farlo, troveremo più che vc-

,, ra lanoftrapropofizione.

,, La venaarroftita maflìccia gialla^,

„ ma povera di rame, che fi c dimoftrata

„ da noi per la maggior parte calcinata,

„ fuorché nel centro , è della fìefia figura

„ di prima , che fi pofe in rofta
.
Qual

„ ragione vie, che nella circonferenza

„ calcinata non vi fiatante rame, qiian-

„ to nel centro, detto taxxone ì Se il

I 4 ,, taz-
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if tazzone adunque ci dà tre per cento dì 1”
'

j> rame , con la purgazione però di tanti
”

»> fuochi) perche la circonferenza npn_» r

)>, ha da avere la (leflTa porzione di rame ì |’’

), Lo ha certamente , ma per le ragioni t”

)) dettedi fopra non è capace di fulione >

)> perciò r arte ha trovato il modo di e- 1”

), ftraerlo con l’ acqua , e di farlo preci- 1’’

,, pitare col ferro

.

)> LTn’ altro fatto di evidenza ci dà la i’

j, prova, che nel vetriuolo vi fia il rame ,

,, e che il ferro non fi trafmuti . Noi ab-

,, biamo ftudiate tutte le forme per in-

j) tendere quefta ftamazione, nontratta-

,, rada alcuno. Abbiamo prefa una por-

^ zione di quella graflura, cheli racco-

h glie dal ferro corrofo con l’acqua vc-

,, triolata , che poi fi fonde in rame ; e

,, ben afciugatala , e fattala in fottiliflì-

,, ma polvere, Tabbiamo pofta attorno

„ ad un buon pezzo di calamita , la quale

„ li vefii fubitodi minutiflìme fcagliet-

,, te di ferro , che erano mefcolate con

,) la polvere di graflura. Quello fi repli-

„ cò molte volte, il fopravanzo fi fufe

,, in perfettiflìmo rame, e’I ferro reftò

,, Tempre ferro. A quefta evidenza piegò

„ il collo la ingannata ignoranza , che-»

,, combattea oftinatamente la noftra prò-

,,po.
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,, pofizione, efidifingannò ilChimicQ

>, che credea la trafcnutazione del mecaU

9> lo, fopra la quale fondava le fue fpe-

,, ranze anche negli altri metalli più no*

„ bili.

„ Ligiallamìna , come è noto, tinge

,, il rame in color giallo, il quale mu-
„ tando colore , fi chiama ottone. Lo
5, fteflb rame con arfenico , ed altri in-

» gredienti s’ imbianchifce. Non fi po*

,, tra perciò dire diquefto, chefia mu-
„ tato in oro, o in argento,ma bensì fat-

,, to del colore di que’ due metalli . Così

„ diremmo del ferro .* fe la facoltà del vc-

„ triuolo lo con vertifle nel colore del ra-

„ me, lo diremmo ferro tinto del color

del rame ; ma le realmente quello di>

„ venta rame, non polliamo più dire.* »

,, che il rame fia nel vetriuolo , di cui ci

,, ferviamo per la corrofione del fer-

» ro.

„ Seia fpeculativa confifteflefolamente

„ negli argomenti dalia ragione dettati e

,, come ferve negli enti di ragione, enel-

,, la meditazione delle cofe fopranatura-

,, li 5 non farebbe necelTarial’ ottica, ve-

„ radirettrice alla cognizione degli enti

,, reali , c materiali . Chi nella fìlofofia

fi ferve di quella , molto impara , ed
I f »>
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,, arriva a fapere lecofepcr le lor ve- i,

n te cagioni
.

Qiiefta ci ha molto illu- >,

,, minati per intendere i mifìi , e da ,

,, quelli , e dalle loro configurazioni ci
,

ha fatto comprender le operazioni del-
,

j, la mcdcfifiia.

,, Per maggior prova di ciò , diremo

,, di aver procurato di trovar altra ma- i

j, teria, che precipiti il rame , che è

•5, nel vetriuoio ^ e di averla ritrovata -
'

Quefto ci fervi folo per certificarci del

,, V erojfe in detto vetriuoio vi fofle rame.

„ Del refìonon torna il conto per riitil»,

„ e per la lunghezza, e difficoltà del To-

perazione a fervircene.. Lo facemmo
i

,5 adunque con diverfa materia , nella

„ quale non era alcuna , benché minima 1

j, ‘porzione di ferro
.
Quefìa materia per

j, ora non ve la poffiamo comunicare ,

„ contentandoci di goder in noi fleffi

,, d’ intendere ciò che molti , che hanno

„ fiudiato più di noi , non hanno inrefo,

„ pronti però a farla vedere in fatto ,

j, quando fofle impugnata la noftra

,, reale propofizione

.

,, Abbiamo fentito dire da un filofofb,

„ ancor vivente ( il quale , fc laf&rà

,, fcrittociò'chedice ed intende, porrà

ji in diferedito le opinioni de* filofofì



Articolo iv. zoj

>i -an5ichi del ptimo rango ) che noti

>, ci fia più incèrta prova di quella deir

j, occhio^. Se in fatti confideriarno ciò

j, che pajono le cofe in diftanza,la ragio-

,, ne ce lefaconofcere diverfedaqnello

,, che l’occhio ce le di moftra . Se confi-

,, deriamo lo fcintiliar delle ftellcjall’oc-

„ chio ci pare, che tremino, epurefo-

„ no filTe nel loro Ciclo , e non fimuo-

„ vono , che al loro corfo girate dalla fua

„ sfera : la via lattea è una congerie di

,, più piccole fìelle, c pure ciò non

„ appare: i due luminari maggiori, nel

5, loro fpuntare, e tramontar da! noftro

„ orizzonte , ci pajono piu grandi , che

„ nel meriggio, c noi fono. Se fi mira-

„ no i monti in diftanza
, per l’ intejr-

„ mezzo deH’aria ci pajono tutti azzurri,

„ e pure fon verdi . Se fi navigai! mare,

,, fembra, che la terra cammini ., cpure

y, è la nave, che viaggia , I remi nell*

„ acqua pajono curvi, e pure fono dirit-

,, ti , ec. Chi volefle afiicurarfi de iqii-

„ fteri della religione con l’occhio, per-

„ derebbe tutto il merito , che fta nel-

,, la fede.

„ Grazie al fommo Creatore di tutte

,, le cole , che ha accompagnati col fenti-

n meco del vedere gli altri quatcro,fopra

16 „ i
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,, ì quali rifiedono direttrici le potenze

,, deiranima.che col raziocinio decide di

„ quanto rimane incerto per lacognizio-

j, ne fenfitiva di quelli !

,, Sia dunque la ragione , unita alla

„ fperienza, il fondamento d’ogni fup-

„ pofto nelle cofe materiali •, e fe il dilet-

„ tante della no fi ra arte metallica vede

,, un metallo del color dell’oro , non di->

„ ca, perchè l’occhio me lo dimoftra

„ peroro, Joè: lo confideri per minu-

„ to , ne faccia la fperienza fopra la co-

„ te, nefcandagl) il pefo, kdurezza ,

j,
lofplendore,ec.

,, Così chi pretende di capire, in qual

j, forma la nofìra ftamazione fi faccia ,

,, fi avanzi con oflervazioni , ragioni , ed

„ efperimenti , come fi è fatto da noi , ad

jy indagarne il modo,

„ III. Ne i precedenti due capi abbia-

,, mo riferita la materia, aa cui fi cava

„ l’acqua verde vetriolata, e la pratica

„ dell’operare . Ora ci convicn riferi-

„ re le ragioni , c ’l come , e perche

,,
ciòfucccda,

,, Per quanto l’ ottica, e la pratica ci

dimoftra, il ferree un metallo duro,

„ ma molto fibreio , e perciò facile ad

,, entrarvi gli atomi acuti del vetriuolo ,

» abi-
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,> abili a corroderlo , e a sfogliarlo : non

,, cosi gli altri metalli.

„ L’acqua vetriolata verde, cositin-

„ ta dal rame , che in quella in minutifli-

„ mi, e quali invifibili atomi firitrova,

„ oltre diquelloc infetta di molta olea-

„ ginofità di quel folfere abbruciato nel,

„ la calcinazione della miniera: acqua

„ ripienadi fale fiflb, come il vetriuoloi

,, talché , non oftante che omne grave

j, tendat deorfum , e che per la loro fif-

,, fezza non ci lia cofa più grave de’ me-

„ talli, vien nondimeno impedito a que-

„ gli atomi cosi minuti di cadere ai fon-

„ do. Per ilcioglierh adunque da quello

,, impedimento , bilogna folver quel

„ corpo, che gl’ impedifee. Quella fo-

„ luzione li fa in due maniere, l’unacon

„ l’ebollizione col caldo ^ Tàltra col fred-

„ do con l’addizione d’altro corpo fluido

,, per rarefarlo

.

„ Tutto quello noi fpiegheremo ora

„ in pratica . 11 fuoco della fornace , che

,, rilcalda il fondo delle caldaje di piom-

„ bo piene di acqua vetriolata col ferro,

„ come Idilli di fopra , faccendo bollire

„ queir acqua , nel bollimento fconvol-

„ ge tutto quel corpo fluido , il quale

,, cadendo, e ricadendo con impeto fo*

„ pra



iOS GIORN, Oh’ LETtBRATI
prà il ferro , con l’acutezza degli atp,..

j, mi corrode il ferro , ed in qtielle cavi,

.

,j tà fatte dalla corrofione precipitano

gli atomi del rame, che da quciracqua

yi fi vanno fciogliendo. Di ciò ne dà pro-

5, vai’ evidenza del facto, e la ragione

cavata delle oflervazioni fopra quell’

jj acqua vetriolata,la quale,piii che bolle,

,5 e precipita il rame , fi fa più torbida,

„ e fi vede fopra lo ftelTo ferro cadere una

„ terra gialla , non per l’avanti veduta

3i neU’acqua vetriolata, che noi diremo

>, il có*’pod#Ìt;et«‘ao/tf.Qiicfta terra gial-

j5 la coprendo il ferro j: fa , che più non
non fi avanzila corrofione , e la precf-

,y pitazionetiperciòbi-fogna , comediflì

„ nel capitolo' della pratica, lavare il fer-

,, ro nelFacqua per levargli la fcorza fta-

„ mata , e -'quella terra gialla , che ottu-

j^ ra le cavità del medefimo . (Quella

,, terra gialla calcinata con fuoco poten-

,, te di carbou forte , ed afciugaca dall

j, umidità , c oleaginofitàdellolfere ,a

y, . mifura dc’gradidel fuoco fi va farcendo

,, rofla , comeillyel minio,efenefaiin

,, colore perfetciflìmo per dipingere a

>, frefco fopra i murij ma nelle tele ,

t, dubioo che farebbe corrofiva j là dove

j, nel mutp feria più prefa,)
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,, Il modo di fare a freddo la precipi-

razióne fuddetta ci dà maggior ccr-

j, rezza della ragione , e del modo di

,, quella operazione jmenrrebenchcpiù

,, rarda
(
poiché il follo nel verriuolofì

,, fcioglie più facilmente col caldo )
con-

fuma però minor quantità di ferro, e

dà rame più perfetto

.

5>
Leggcfi di certo pittore, che volen-

„ do in un fuo quadro dipingere la fpit»

,, ma alla bocca di un cavallo pollo in

,, ardenza, dopoaver più volte tentata

con mefcolanzadi più colori l’opera-

,, 2;ione, gittòper difpetto il pennello

,, fopra la bocca di eifo , e con quell’im-

„ palio di colori fece il cafo ciò che tutta

l’arte avea inutilmente tentato , Così

„ ancora accadde a noi d’ intendere que-

Ha feconda llamazione a freddo cafual-

,, mente, operando con oggetto di verfo^

,, Ponemmo una verga di acciajo in ac-

„ qua calda vetriolata entro di un cati-

„ no ,
per vedere, fe l’acciajo,ferropiù

,, raffinato, delle miglior rame di lla-

„ roazione. Pollo il catino foprà un bai*

,, cone , li conturbò l’aria , e cominciò

„ a cadere la pioggia ; onde noi dubi-

„ tando,che quella rovinalfePoperazio-

j, ne ciafìàcciàmo per cavarlo, e vedem-
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,, mo da quello ftillicidio pofta in con-

fufione l’acqua vetriolata , che fcio-

gliendofi s’intorbidava, e nel torbido

fi vedea la terra gialla fopracccnnata

.

Accortici, che quel corpo fi difcio-

gliea , e che per tal ragione doveano

gli atomi di metallo piombare a fon-
**

do fopra la verga di ferro , lafciamrao
” terminare la pioggia j ceflata la quale

la fuperficie dell’ acqua nel catino era

tutta chiarifiìma , e nel fondo trovam-»
” mo fopra la verga di acciajopel dop-
” pio ingroflata prima la terra gialla ,

” che pure come leggiera ufcì facilmen-

” te , e poi gran quantità di quegli ato-

’’ midi rame, che erano nel vetriuolo ,

attaccati alla verga fuddetta, conpo-

ca corrofione della medefima,fimili ad
! > una calce rofla

.
Qpefti lavati con dili-

>y genza , e circonfpezione per la loro

leggerezza , in più mani di acqua chia-

>> ra, e portati con acqua a i raggj del

j) Solcjfi conofeeano chiaramente per ra-

» me.Replicato più volte l’efperimento,

,> oflervammo, che dopo lo fconvogli-

,, mento di quell’ acqua vetriolata , ter-

,, minata la pioggia , lafciando il catino

,, per qualche tempo fenza muovere ncl-

y, la fuperficie, ritornava un’olio , che

u con
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>) con la refrazione del lume fàceadiver-

,i fica di colori , verdi
,

gialli , e vina-

ti ) e concludemmo , che acquetato

», quel corpo fluido,e non caricato dal pe-

,, fo dell’ acqua dolce della pioggia,man>

,, dava per la ragione di fopra eipofta,ro-

,, lioi e che quello fofle il craflb del folfe-

,, re, che fi ritrova nel vetri uolo, il quale

„ impedifce la depofizionc del grave a;

,, fondo, e lo trattiene incorporato con

,, l’acqua vitriolata

.

„ Di quella evidenza ne abbiamo un.

,, ccrtiflìma prova nell’ oflervare nel!

„ Zecca di Venezia l’operazione, eh

„ fanno i maellri , i quali feparano co».

„ 1 ’acque forti, compolle di nitro , vetri-

„ uolo , ec.r oro daU’argcnto . Pongono

,, un pezzo di argento, che contien oro»

„ in una bozza di vetro , con entrovi la

„ fuddetta acqua forte, fopra pochini-

,, me brage; e quello pezzo di argento,

,, pervia di corrolione, quali ^omen-
„ tanca, fi rifolve nella medefima , tin-

,, gendola tutta di azzurro, come il ra-

,, mela tinge di verde. L’oro, cheli ri-

„ trova in quel pezzo di argento , per

„ ciTer metallo aliai più pefante cade nei

„ fondo delia bozza in minutilfima fea-

ff glia, detta da’ maeftri pagiolci’ Vo-

,f
tana
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a tano per decantazione l’acqua azzurra

raccogliendo la pagiola dell’ oro ben

>, lavata, èc. ì;

„ L’acqua azzurra , che contiene , e

M foftiene in fe , per le ragioni di fopra

5, addotte , gli atomi minuttilìmi dell’ar-

i, gento, la votano in un catino, e ag-

giugnendofek altre porzioni di acqua

„ ìchietta
,
per rarefare quella crafla ,

„ gli atomi mfnutiflimi dell’ argento ca-

,, dono, come una bianca lanugine, fo-

,, pra una laftra di rame, che fta nel

,, fondo , ove magneticamente fi attacca-

,> nojcome fa il rame nell’operazione di

,, ftamar fopra il ferro, ma fènzacor-

„ rofione del rame. Votata l’acqua, c

,, afeiugata la lamina del rame con piè

,, di lepre, fi netta dalla lanugine, che

,, poi fi fonde in buoniflìmo argento .

,, Quefte così chiare ed evidenti ope-

« razioni danno a divedere con ficurez-

,, za le prove del noftroaflfunto circa la

•i precipitazione del rame, che fi ritro-

„ va nel vetriuolo, per via di corrofione

5, {opra il ferro; e fanno chiaramente

,, conofccrc , che il ferro non fi conver-

„ te in rame, e che nè meno fi tinge del

„ colore diquefto.

'i, Bénehè a fufficienza provato abbia-

„ mo
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1

,> tno, clic lanoftra ftamazione non da

„ tintura del ferro in rame , nè trafrau-

y, razione dèi ferro in rame , ma vera

„ depófizione del rame efiftente nel ve^

jj, triuolo , per via dicorrofione, cipia-

i.j ce di aggiugnerc qualche altra òfler-

jj vazione , e fperienza da noi fatta per

j> certificarci di quefìò . Due fole ne ri-

feriremo, omettendone molte altre,

,, da ognuna delle quali abbiamo ogno-

,, ra imparato qualche cofa di nuo-

„ vo.

,, Certificati , che il rame foffe nel ve^

„ triuok) , tentammo, fefi potefle col

„ bollimento , e con la corrofione di al-

„ tra materia, oltre al fèrro, farlo pre-

„ cipitare . Ci venne in penderò per la

„ depofizione , e corrofione valerci del-

„ la fìefia miniera cruda , come fi cava

,, dal monte , fperando , che ficcome

,, fimpaticamente il rame al fèrro fiat-

„ tacca, metallo più pro(fimo,così po-

„ tede attaccarli alla minierà, in cui an-

,, cora efifleva la matrice, ed il feme

„ della generazione di eflb , ma predo

,, ci difingannò l'efpericnza , vedendo

nella fuperficie del fafib qualche tintu-

5, ra del color del rame, e di altri varj

,, colori; ma per cagione del continuo di
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quel corpo lapidifico non fi poceapre-

„ cipitarc il rame fcnza corrofìone , c

,, lo ftefTo bollimento dell’ acqua 1’ an-

,> dava rodendodalla fuperficiedel faf*

,> fo. Ciò, oltre a quello che cercava-

,> mo, cidiraoftrò, che in un corpo la-

pidifìcato non potea farli cosi facil-

,, mente alcuna imprcllìone , fe non con

,, potente confricazione , o'con violen-

,, ta calcinazione > il che prova la no-

„ ftrapropofizione del primotrattato;

,, cioè, che lapidefacto il minerale , non

,, fi dia più progreflb al metallo in quello

,, efiftente , sì in purgazione , come in

,, preparazione.

,, Paffiarao dunque alle feconde pro-

,j ve , argomentando così : Se il rame

,, fi trova nel vetriuolo , e per via di prc-

,, cipitazione, e fimpatia fi attacca al

„ ferro , fi potrebbe abbreviare l’ opera

,, lunga della corrofìone , e minorar la

,, fpela del ferro. Si gittavia daifab-

„ bri ferra) gran quantità di fcaglia di

,, ferro , e gran limatura di eflb
.
Que-

,, fta con poca fpefa bollita infieme col

„ vetriuolo,ci darà rame.Ancor quella ci

,, andò fallace,mentre il rame non potea

f, attaccarli, attefochè non trovava di

t, cavità nella corrofìone , ma bol-

,» len-
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n Icndo quafì tutto mefcolato , H può

fi dire> inHcme, ricevea folamente una

» femplicc tintura , e non potea più

>,, avaiizariì la precipitazione.

,, Se così è, potremo dunque afFer-

,, mare con lìcurezza , che il vetriuolo

if non abbia in fe facoltà , nè virtù

i, , di tingere il ferro in colordi rame , e
tanto meno di trafmutarlo in quella

,, fortadi metallo; ma bene diunirein

,, fe,per le fopradette ragioni, il rame

,

j, cheli ritrova neil’acqua vetriolata ,

fi ellratta da miniera di rame , calci-

a nata a potentiffimo fuoco di fol-

if fere.

„ Chiuderò col facro detto dell’ E-

,, vangelio ; iAdhuc multa habeo vobii

fi dicere , fed non potefìis portare modo,

ti Molte cole di più intendiamo aque-

t, fio propolito , che non li poflbno ca-

f, pire da’ principianti. Anche San Paolo

i, diceva : Duftt eram parvulus

,

cioè

,, nel principio della lua converlione ,

j, nutriebar laSie , ec. Non polTono nè

fi meno in ifcritto tali cofe fpiegarli co i

}) termini propr) , fe non a chi è pe-

}> rito nella manipolazione di quell’ ar-

,> te . Dirò dunque con lo ftcflb , C<c-

tera» cum venero fdifponam: quando

,, l’oc-
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l’occafione ci darà motivo di eflferc in

atto pratico 3 farovvi confiate per rea-

li , fondate , e veridiche le mie pro-

pofizioni , a onore del folo Dio Si-

gnor noftro 3 un raggio del quale il-

lumina le noftre menti per ben in

tendere -

ARTICOLO V.

Il mondo ingamatodafalfi Medici , Dif-

corfì del Dottor Giuseppe Gazo-
LA , Feronefe > Medico Cefareo , &
.Accademico Aletofilo, Opera pofiu-

ma . Sicut pifces capiuntur hamo,,
& licut aves laqueo compcehen-
duntur ,

fic capiuntur homines in

tempore malo. Ecclefiafi. cap. p. ln_3

Praga, per GiovanniMayer

,

1716.

in 8. pagg. 1
1
4. fenza la prefazione ,

c l’indice de’ Difcorfi

,

1 . T A falute de! corpo eiTcndo forfè

i ^ la fola di quelle cofe , che 1’ uo-

mo più ardentemente ricerca, e nel me-,

delimo tempo più negligentemente-*

trafcuraj il faggio Autore della pre-

fente Operetta , per rimediare dal can-

to fuo al principale di qucftodifordine,.

il
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1 il quai GQpfifte nella fpenfierata elezione

dei Medico j fìimolatopjù da zelo, di

• carità yerfo il proffirao, che da moti-

vo di gloria, pd’interefle, h^iftefoiri

• alcuni Difcorfi , de’ quali folamente_.

cinque ci ha lafciato compiti, non tanto

la deferizione della natura e maleficio

di sì gravilTimo errore , che la dottrina

del difingannoc correzion delmedefì-

mo. E per certo, fe fi dee far giuftizia

al vero
,
quantunque Opere di tal fat-

ta ne abbia il mondo e delle dotte e del-

le infigni , la motivata del Sig. Dottore

GazoJa, per cflere chiara,: ftringata ,

e diftefacon amenità ed a portata d’o-

.
gnuno, merita, che appunto chi che

fia, fe non c del tutto cieco, o grande-

mente affafeinato , faccia di lei quel

conto , che 1’ importanza di sì rile-

vante negozio richiede . Perciò lode e

gratitudine fomma doverà fempre^ ,

chiunque farà per leggerla , al Signor

' Dottore Giovambatiffa Gci\ola , fratel-

lo dell’Autore, ed Avvocato e Giu-

dice Fiicale meritevoliffimo della Du-

cal Camera nella fua Patria i il quale,

fe nella morte del Sig. Dottor Giuleppe

hagiufìamente rieonofeiuto, che egli

non tanto è rimafto privo di perfona ,

che
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che facea gran parte dell’ onor di fua ca.

fa ,
quanto la città di Verona d’un fog-

getto egualmente proporzionato a

renderla illuminata , che illuftrej s'è

parimente indotto a non voler celare^
1

alla cognizione d’ ognuno quefti pochi

ragionamenti, da’ quali con gran fon-

damento fi crede , che fia per dover 1’

uomo ricavare , fé da fe appoftatamen-

te non fi benda gli occhi , molti e gran i

vantaggi a prò e giovamento della fa- !

Iute del corpo j
giudicando, che nel fot-

trarli alla luce del pubblico averebbe.*
|

fatte in una fola due graviflìme perdi-

te , e recati al mondo que’ medefimi

,

danni , che v’apporta l’ i mperizia d’un t

Medico , e che l’ Opera valorofamente !

combatte, ediftrugge.

Ma prima d’ entrare a dar ragguaglio !

del contenuto de’ medefimi
, conforme ‘

r obbligo del noftro iftituto ; ci farem

lecito premettere in riftretto qualche

cofa dell’ Autore, il cui giudicio ed

ingegno bifogna dire che foflc molto

di ftinto da' dozzinali e volgari / men-
tre allevato , come gli altri , con gli

errori c pregiuditj delle folite fcuole,

appena mefib il piede nell’ Univerfità

di Padova, per apprendervi la medi-

cina.
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cina , e ìa mactematica , non mancò di

tofto darfi alla ricerca e pròwedimen-
to di quelli fìudj, la coltivazione de’

quali dipendendo più dall’ incontro d’

una buona forte, che dalla felicità e

perfpicacia della mente , moftra ne*'

fuoi fpontanei amatori un naturale ed
un gufto , altrettanto ftraordinario che
fino. Quivi dunque fotto la difciplina

dei più celebri maeftri, chefiorilTero

in quelle cattedre
,

poftofi all’ appli-

cazione di tutt’ altra Filofofia, che-»

ordinariamente nelle città d’ Italia.»

non fi legge , avvegnaché in fua Patria

avefie fatti i fuoi corfi, e difcfe con
applaufoa quell’ ufanza Conclufioni ,

in breve fpazio di tempo sì delle filìchc

feienze , come delle mediche arti s’im-

poiTefsò , che da que’ celebratifiìmi va-

lentuomini fu giudicato capace d’ efler

promoflb al grado del Dottorato in am-
bedue le fecoltà ) il quale fu da lui glo-

riofamente ottenutoli giorno 17. di

Maggio dell’anno 1683. Quindi per

meglio imbeverli e dell’ una e dell’ al-

tra di quefte due arduiflìme cognizio-

ni, e mafiìmamente per elercitarficon

maggior attenzione in quella del meto-

do Galenico , fotto la direzione del

TornoXXm K Sig.
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Sig. Raimondo Gianforti fuo concit-

tadino e Profertbre Primario di medi-

cina, fi trattenne nella iftefsa città di

Padova, dopolalaurea,tre anni conti-

nui aprofeguirequefto medefimoftu-

dio, non lafciando intanto di atten-

dere con afliduità nelle ore più difap-

plicatca quellodellc mattematicli^ ,

coir appoggio ed iftrimone di due ri-

nomatiflìmi Precettori , Geminiano

Montanari, da Modana, eFrancefeo

Spoleti,da Lucignano inTofeana.

E perchè dalla cognizione delle fen-

tenze contrarie vie più fi dilucida quel-

la delle lue proprie , quantunque chia-

re e fondate, ripatriatoil noftro Sig.

Dottor Gazola l’anno i68é. fimifeto-

fto a proccurarc laconofcenza della pra.

dea Galenica , la (Jual folamente in_»

teorica avea fino a quel tempo come-»
aflaggiata , e perciò venuto all’ eferci-

zio della medefima coll’ aflìftenza d’

uno de’ più famofi e accreditati Medi-
ci della l'uà città , a cagione di meglio

penetrarne imifterj, e di confeguirne

i dettami, vi fpefe dietro que’ pochi

anni , che li rimafero del fuo primo
foggiorno nella patria . in quefto men-
tre defiderando di compenfare le per-

di-
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ditCj com’ei diceva , d’ iinmeftie-

re , che per elTere fempre cottidiana-

mente ilinedefimo, il paragonava ad

un’ozio de’ piu maligni e fanefti > e

premendoli molto , che la filorofia..

ìpcrimencale cpiùfana, allora dilTe-

minata congrandiilìmo ftrepitoinqua.

fi tutte le principali Accademie dell’

Europa , fi propagale ancora nègli

animi de’ fiioi nobili concittadini ,

quefto medefimo anno 16S6. fi die.

de con tutto fpirito e calore a proccu-

rare , che fi ergelTe una letteraria

Adunanza, in cui dietro la fcorta de-

gli fperimenti , e delle oirervazioni

Fifico-matiematiche fi do ve (Te a fco-

primento del vero mettere a trac-

ciare e battere firada molto divcrfa

dalla calcata . E tanto fece e fudò ,

che finalmente in Cafa de’Signori Con-

ti Sereghi dalla Cucca col nome di

Accademia degli , e fiotto

gli auipk) del iig. Giovanni Grima-
ni , in quei tempo Rettor di Verona,

fi venne ad aprir la medefima il gior-

no di S. Tommafo Apoftolo dell anno

iuddetto, recitandovi la prima Pro-

lulìone Accademica , intitolata-!

K 2 De
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d) De Medicina Dignitate

,

it Signor

Dottore Germano Benoni , come i’an.

ao fcguente il giorno ii.di Febbrajo

Monfig. Francefco Bianchini una Dif-

fertatVoftC (6) De Emblemate , no-

tarne oilethophtlorum
.

|Mi invaghito il noftro Autore di f

feottete \V Monde , principalmente
|

per avanzarli con la viva notizia de

i ritrovamenti degli efteri nella già

precorra ed anticipata de i libri , ra-

pendo Che quello che dilficilmente s’ !

ottiene dentro i confini del nativo ter-

reno ) Con non tanta malagevolezza

moke Volte fi cooleguilcc viaggiando

nell’ altrui', prefentandofeU roccalio-

nc ,
che il Signor Giovanni da Peraro,

Senatore amplilfimo, doveva portarli

per la Serenillìma Repubblica di Ve-

nezia all’ Ambaiceria dei Re Cattolico

CarloILMonarca delle Spagne^ebbe la

fcrtuna d’ effere aggregato nella fiia

comitiva , come ancora prcfcelco fra

una turba di concorrenti per Medico

.

Trasferitoli pertanto in Madrid , nel

( a ) Verùnt, /tpHdT>ominicMmde'Ritl>eis^
'j

in quarto.

f b ; Tj/pisFratr. MtrnlommyAa.
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decorfodi que’ tre anni, chevifèper<'

manenza , non folamente ebbe a dar

faggio delle fue abilità fra le mura
private d’ una fola Corte , ma bene

ipedb chiamato alla cura di Perfonag*

g; riguardevoli , coll’ elìco felice del-

le medelìme pubblicamente moftrò,

che la nuova manieradi medicare da

lui olTervata, e non mai piùper l’ad-

diecro in quella vada Metropoli cono-

feiuta,procedeva non tanto da un meto»

do meno fallace ed incerto dell’ antico ,

che da un ProfelTbre molto cauto

c valorofo neH’operare . Quindi ne

nacqnc in pgni dotto Spagtiuolo un có-

cetto di lui (opra dell’ ordinario,ed una
(lima nel popolo fuperiore ancora a
qualunque brama , che ne potelTe^

avere i la quale tanto più fe gli accreb-

be, quanto che venendo egli a pub-
blicare nella lingua Cafìiglianaunli-

bro, che ha per titolo: {a) Enthu-

fiafmos Medicost Toliticos , y
nomicos i ec. e per cui riportò dalla

' Sacra Reai Maefìà della Regina Vedo-

va Reggente Donna Maria Anna di

Baviera, a cui lo dedicò, un regalo

Bupcndiilìmo di diamanti , diede^

K 3 an-

< 3 ) Stamfuto in Madrid 1689.
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ancora più apertamente a conofeere

che egli cfercitava con qualche dlftin-

zione degna di riflefTo la medicina , c

che fondatamente doveva poi meri-

tarli» come feguì con diploma li lo^

Novembre del 165)2. d’eflere aferitta

nel numero de’ Medici di S. M.XTefarea

Leopoldo Imperadore
Ma dovendo,finalmente ritornare in

Italia , volleprima di far quello paf-

fo, viaggiare la’Francia,e fermarli per

alquanto tempo in Parigi , dove la fa-

ma lingolarmente tanto decanti ta de i

celebri ProfelTori dell’Accademia Reale:

delle feienze, avea dcllato in lui de-

fderio ardentilììmo di vederla,,, e di

provarla > direm cosi, co 1 proprj Ten-

ti menti, acciocché da quei gran Saggi,

che la fo rmavano, ne ritraefie da vi-

cino lumi più fenfibili per continua-

zione ed aumento di quelle fode dot-

trine , che s’era propollo di feguitare.

Indi pafifando a Genova , e di là feor-

rendo la Tofeana , Roma , ed altri

Paefi , nell’anno 165)6. fi ritrovò in

Napoli , ove llringendo amicizia col

rinomatilfimo Lionardo di Capoa ,

e col famofo Sig. Luca Porzio , cc-

Icbratiflìmi Medici di quell’ infigne

Cit-
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Città, continuò co’ medefimi lettera-

ria corrifpondenza , e profeiTando le

lor dottrine , inalterabile la manten-

ne. Tornato alla per fine da’Viaggj ,

e rimeflb in Patria li zS. Marzo del-

l’anno cominciò torto di modo
a dar tal faggio delle fue nobili qua-

lità , che queft’anno medefimo un Ca-
valiere della fua città, il quale con

raro efempio fi fegnalava nelle filofo-

fic e mattematiche moderne , aven-

do per fuo diporto trafportata dal

Francefe un’opera, a cui nel nortro

idioma diede titolo di Galenifla eon-

fufOy non feppe ritrovar foggetto ,

a cui rtefic meglio appoggiata , eh»
dedicandola al noftro Sig. Dottore Ga-
zola , Ma dappoiché la fua princi-

pal vocazione il conduceva a profef-

far l’arte medica, riftabilito che fu

in Verona, per non mai più abban-

donarla, fi diede alla pratica di eflTa ,

più per ufficio di carità , che per

genio, e più per trattenimento e fol-

lievo , che per amore di gloria , o gua-

dagno . E ficcome la fortuna l’avea

mefib fuori delle ftrettezze del bifo-

gno, e la generofità dell’animo a co-

perto di fare ogni minimi vigliacche-

K 4 ria
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ria per incerefTe > così non fu mai pof-

fìbile , che lì lafcialTe trafportare o

ad olFcifcarla co’ pregiudic) della fetta

contraria e dominante, oadavvilir>

la con le balTezze coftumate da non
pochi . Perciò ferivendo egli e decla-

mando da per tutto contra le corrut-

tele di quel metodo di medif^are , che

gli parea altrettanto crudele, che fcioc-

co , non è facile ridire gli od) , le

brighe , e le contradizioni , che in-

trepido egli foftenne. Finalmente do-

po il corfo di diciotto anni incirca ,

nel quale a’ fuoi cittadini fece vedere

con le fuc operazioni e dottrine ,

quanto lì debbon promettere da’me-

dicamenti , e che mai non fi può fpe-

rare da’ medici, c dopo aver pubbli-

cato in occafione della mortalità de’

buoi il libro intitolato , {a) Origine

^

prefervativo e rimedi» del corren-

te contagio peftilenxiale del Bue >

dedicato alla noftra SerenilIIraa Re-

pubblica di Venezia , e da noi pure

nel nofìro Giornale (b) riferito, for-

prefo da una fiera e contumace in-

difpo-

( a ) /» , per li fratelli Merli)

1713. in 4.

( b ) Tom.X.p.%9.
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difpofìzione, che per alcuni meli lo

travagliò, avvicinandoli l’ora fatale,

fu da un colpo d’apopleffla levato dal

mondo il giorno i4.di Fcbbrajo,!^
i 5.

in età d’anni 14.

IL Ora per venire all’ Opera, di cui

lìam per fare l’eftratto, dircmoche
ella/C divifa in cinque Difcorfi, nel

primo de’quali fa vedere, Effere me-
glio flar fenza Medico, che non aver-

ne un buono ; nel fecondo , Efferci la

medicina , ma poter ognuno effere me-

dico di fe medefmo', nel terzo tratta

della difficoltà della medicina, e dell’

inganno delle più famofe fette de’ me-
dici , e particolarmente degli Domma-
tici e feguaci de gli ^Antichi^,r^ei quar-

to ft contengono alcuni avvertimenti

per vivere, e conftrvare molto tem-

po la falute -, e nel quinto ricerca ,

fe fta meglio valerft de’ medici moder-

ni, o Calenifli. £ per cominciare dal

primo , in cui tratta , ejfere meglioftar

fenza medico, che non averne un buo-

no, quantunque la cofa parli dafe,

volendo pure il noftro Sig. Dottor

Gazola dimoftrare in tutto il decorfo
^

del Ragionamento , che quello medi-

co buono c si raro , come la fenice

K f nei
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rei mondo, s’accinge tofto a pon-

derar la condotta generale di chi fi

mette agli ftudj , e maflìmarocnte

di fìlolofìa e medicina , e ritrovan-

do, che quelli tutti, univerfalmencc

parlando, per eflere troppo ardua T

imprefa , nè di ciafehedun’ intelletto,,

in vece di cercar la natura nel fuo

fonte, la traccian fu’ libri degli An-
tichi,or quella ,or quell’ altra opinio-

ne adottando , che poi fatta lor pro-

pria , come avefler colto nel fegno ,

la fpacciano poi per una verità da non

poterli contradire;: ecco nato, dic’e-

gli faggiamente , il primo inganno

,

che è di fapere fenza fapere j e per-

chè credon colloro , che l’ antichità

norus’è ingannata , di credere iTmil-

mente, che fanno molto , fe fanno

ciò chefeppe defia , o conobbe . Quin-

di accennati i mali , che da quella

falfa opinione derivano, mollra , che

il peggiore fi è, elTere palfato dalla

fpeculazione alla pratica, e da una

cnetafifica, che non offende, ad un’ar-

te , che molto colla , fe non regge , o
vacilla. E dette alcune cofefopra ciò,

per riparare , va foggiugnendo , in

qualche parte alla piena di sì noce-

vo-
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vele inganno, fa meftiere intonare

al letto di chi che fia infermo quel

paflb dell’ Ecclefiaftico c. 7. n. 1 8.

'Holi ejfe fiultHs , ne^moriaris in tem-

pore non tuo i ficuro di non aver

taccia di malevolo e di fatirico, fe in-

dica o corregge l’errore

.

Pofto ciò , fa vedere per primo di-

finganno , che non è medico fola-

mente chi ne porta il titolo > il

qual fe baftaflTe per effer tale , la fpe-

rienza poi farebbe conofeere , che

non fon tali’, ma che baftando all’

ignorante, che vuol dire al comune
de gli uomini, quefìo nome , qual

maraviglia in vero , fe vi corron

pòi dietro , e vi beccan via molte

volteancora la morte,cawfttpericulum

in nullo mendacio maìus

,

dirte Pli-

nio? Vuole intanto, che fi ci pen-

lì, e ripenfi bene, prima d’elegger

un medico; ma elTendo nè per tut-

ti , nè così facile il conofcerlo , fe

per guarire un infermo fa d’ uopo

conofeere tutto il jiflema della natu-

ra, ftante la gran malagevolezza di

comprenderne parte , qual tipiego

è più preferibile, fe non lafciandoil

medico, che è in tutto in dubbio «

K 6 ap«
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appligliard a qiiefìa gran madre , e la-

fciar fare alla {le0a ì

E qui comincia a ftrignere l’avver-

fario; o che le infermità , dic’egli,

fon fanabili , o infanabili , o neutra-

f.n. li . Per le fanabili da fe, e per le

infanabili , c chiaro, che il medico

è difutile i mentre per quelle la na-

tura fola batta , e per quefte nè la_j

natura , ne il medico . Rimangon
dunque le terze , cioè le neutrali :

ma delle une la maggior parte può
guarir la natura, e delle altre che

no , il medico , fe ignorante , le

peggiora , e, ficcomed’ un fanopuò
far un malato, d’ un malato che mai
farà per fare ? Or nel dubbio d’ aver

un Medico buono, qual dubbio c’è,

che meglio Aia non averne nifluno,

che coil’avcrlo, pericolareful mag-
giore de i nottri beni ; Ma il mio ,

4irà taluno, non è tale. O quitta,

ripiglia il nottro Autore , il fecon-

P- Ji-do. inganno, c lo moftra in più ma-
niere , concludendo , che pochifll-

«li fono, e forfè niffuno, che cerca

il medico medico.

Quindi patta a cercar quefto me-
dico da gli effetti 5 nè qui pure 1

’ in-

coo-
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contrà , eflendo ricercato , fe i mi-

glioramenti fieno effetti del rimedio,

o fe della compleffione , del cibo,dell’

età, c fin del difordiue. Ond’c,chc

per far vedere un buon medico, non

bifogna , dice , mofirare che fi è gua-

rito, ma provare, che ha medicato be-

ne, potendo fuccedere , che lavatura

non fola abbia fuperato il male, mcL^

quello eziandio cagionato da i mal ap-

plicati rimedi . E qui fi mette a pro-

varlo, ritorcendo fra léaltrecofccon

forza r argomento così : fe dunque il

guarire è legno d’ un buon medico,

c

al mcdicaflro talora il medefimo av-

viepe, inferifeafi dunque , che sì a

lui , come al buono fi dee quello van-

to 4 ma dovendo concederfi , che il

medicaftroè un’ignorante , doverafii

pur non negare, che si nell’uno, co-

me nell’ altro è fallace. Ma che dicia-

mo fallace? il noli ro Autore dimoftra, p,i8

che c’esì copia di medici falfi, quan-

to che pcrefferlo tale, balla eflerlo In

un capo folo , eflendo la medica di tut-

te farti la più ardua , la più difiìcol-

tofa, eia più ignota. £ qui torna e

con prove c con cafi a molirare , che

i rifanamenti il più fovente fon opera

della
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della natura, della natura non fol de’

corpi, che deir aria, de’ tempi, del-

le ftagioni , degrinfluflì, fino de’mor-

bi iftellì , ordinati tal fiata dalla.,

natura medefinaa, per ifgravarfi, cor-

reggerfi, confolidarfi, e reftituirfi nel

meglio'. Ma perchè quefto è un’ ope-

rare alla forda, pochi cflcndo, anzi

pochifiìmi , che comprendano , o pof-

fan comprendere i modi e le vie oc.

culte e impercettibili dell’ ifteffa^ ;

quindi ne nafce e trionfa il terzo in-

ganno, che c dicredere operazione..»

del medico, quella che è della natura ,

ed a lui, e non adefla dar il vanto ,

la lode , ed il premio . Anzi , fog-

giunge, l’impunità', perche i falli ,

le contumacie, i peggioramenti , eie

morti medefime a lei , e non a lui aferi»

vendofi
,
qual onefìà

,
qual ragione ,

che r innocente fi condanni , e che pe-

rifea chi non è, o non può crederfi

reo’

Stabilito con ciò, c con altro , che.»

c’ è numero innumerabile di medici

falfi, fi maraviglia il noftro Autore,

p.i6. che ancora non ce ne fia copia maggio-
re , poco e men che poco volendoci

per far un medico noftro . Mentre.»

con
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con nulla intenderft di buonafilofofia »

di mattematica , di chimica, di noto-

mia, di botanica, fenza averefiudia-

ta nè la diagnojìica , nè la higiaflica ,

nè la [emetica, nè la dietetica , nè la

fifiologia, ognunopuò nietterfi afar il me-

dico, Eche fi a vero , diafiun’occhia- P»f

ta, die egli, airapparato, e come-,

all’ officina di quantità de’noftri medi-

ci odierni : Quattro aforifmi d' Ippo-

crate, una dozzina di paffi di Galeno y

alcune poche citazioni di qualche claffi-

co ^Autore , e la nomenclatura di varie

e diverfe infermità , impiafìrata in_*

capo, eternità 111 per le dita, ecco tut-

ta la lor teorica j per la pratica poi

,

fa per ricettare
,
preferiver dueo tre

medicamenti volgari , ordinare un_.

lavativo, una panattella, e un pomo
cotto, fe nons’c più che duro di cu-

tica , la gran faccenda per non poter

aflbrbirla in un fiato > Qual dunque-,

fìupore ,
fe tuttodì noi la veggiam

fra le mani di romiti, di mammane,
di chirurgi , difpcciali, di ebrei, di

faltimbanchi , e di fimilil

fingunt fe cunfti mcdicos , idiota ,

facerdos

.
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Judms , moMchus , hiftrio , rafor ,

anus.

Nè la ragione e sì ofeura , o inx-

penetrabile, va dicendo > prima, per-

che ci vuol altro , che un gomitolo

ad un fol filo
,
per effere buon medi-

co : e qui lo fpiega -, c poi
, perchè il

mondo , come tutto , o quali tutto

balordo, nè bada, nè può badare.» ,

che al di fuori . L’ apparenza dunque,

che è un’altro inganno , il rapifee.» >

con quefta penfa e determina , e per

la condotta di efia fceglie , ed appofta

p ji.il fuo medico. Q^ali fieno quefte ap-

parenze , il noftro Autore le va con-

tando ad una ad una ; e benché di tal

ingannq ne faccia cafo , noi tien però

che pef nulla in paragon del feguen-

te. La pròvvifion di più medici , fé.»

l’infermo peggiora, dice, elodimo-
ftra , che è il più terribile , e ’l più fu-

netto di tutti . Miferi , va fclainan-

do , nè per anche fi fono accorti , che

nelle tenebre tanto non vegga un'occhio

foloy come cento, e che lavifta d'un->

p.53. medico falfo altro non fia, che uncu»

goffiffima congettura , che quanto piùfi
moltiplica, tanto più la verità rimane
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involta nel buio dell ignoranza

.

Lafcia-

mo al lettore quel, cheivi foggtunge

sì di politica , si di traffico , di frau-

de, di cabbaia , e d’ altro , cheinque.

ftocommerzio di confulte , a cui ac-

compagna glianniverfar) delleparge ,

e le vendemmie dei mali a bella polla

prolungati , il noftro medico falfo ci

mcfcola , concludendo col Sala.. ,

celebre Galenifìa e ProfclTore di Pado-

va, che la medicina eft ars illudendi

mmdum , & a qua totus mundus de-

lufus eft. Stupifce però, nè fa com-
patire, come l’uomo, il quale tanto p.37.

fi fpaventa ad un fofpetto leggicr di

Contagio , fia poi tanto flupido, che

lafci correre ed inondar quel de i me-
dici, e che allo llerminio, che fa il

falaflb, la Auffa, i bevcragg), eia.»

pafta de i vefcicanti, non fi rifvegli

o rifenta, anzi ciripofi e dorma lò-

pra con approvazione e con gufto

.

Finifcc queflo primo DIfcorfo, col

rifponder al dilemma: dunque s’cco-

sì, o che molto iniqui fon coftoro ,

o che molto ignoranti , col render ra.

gione , perchè la morte fi dipinga con

la falce, e non anzi da medico, e con

lancetta in mano, come farebbe pia

prò*
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proprio •> coir affbmigliare a’ lotteg-

gianti r ingannodicht fi trappola ai

rimbombi » che fi fanno , per un ri-

fanato; col difcorrere degli allucina-

menti d’ una farmacopea, corredata-»

di mille giiazzabuglj , barbari e di

paefe e di nome, e maflìmamcnte per

la compofizione del Mitridato o Te-

riaca; e col trafecolar finalmente, che

in tante difficoltà , in tante frodi ed
inganni T uomo ad imitazion de i Ro-
mani non ifcaccj da fe ben mille mi-
glia lontani quefti medici falli , e non

Teglia ne’ fuoi mali , non confulti ed

abbraccj la natura , benigna madre e
fincera

.

UL Nel fecondo De’ difcor fi, ove-*

p‘T3. prova, ejffeni la medicina , ma poter

ognuno effer medico dife medefmo jUi-
bilico, che fi è, e che ci è in ogni co-

fa delle create ; che fu tenuta da tut-

ti, difefa, applaudita, e fino idola-

trata; fe fu mai contradetta
, fcher-

nita o vilipefa, mofìrache non fu la

medicina, ma il medico, non l’arte,

ma l’artefice , perchè falfo, indot-

to , e fraudolente . Ma s’ è così
, co-

me dunque non avremo a fervirci di

ehi la profejfa

,

mafiimamente qualor

la
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la Scrittura e la Teologia ce ringiun.

gono ? A quefìa obbiezione , che 1°

Autore fi fa, fubitamente -rifponde

;

Quanto ai primo della Scrittura.» ,

non elTcr mai credibile , che Iddio in

que’ palli, ove parecheci obblighi a

fervirci del medico, voglia intendere

e dell’ignorante odel falfoi dunque
biìbgna credere , che aflblutamente.»

intender voglia del buono eben’efper-

to nell’ arte', che, fe del buono e ben’

efperto , come non è da dubitare,5«<r»-
da voi avete qualche ficurezza

,
o ri-

velazione , che il voftio medico è ta-

le \ alla buon’ora fervirevene, e fate

cafo delle intenzioni di Dio . Così egli

conchiude 5 raafà oflervare, edere Id-

dio tanto lontano dal volere, che noi

crediamo, efferci- nel mondo de’ me-
dici veri e buoni , che nell’ ifteflb luo-

go, dove ordina di onorarli , minac-

cia tofto al peccatore per uno de’ fuoi

più tremendi gaftiglii , che il farà ca-

dere nelle manidei medico. Qui de-

linquit in confpedlu e^us quifech eum,

incidet in manus medici

.

Qyal gafti-

go dunque farebbe farci cadere nelle

mani di chi può guarirne , e folle-

varne da’ mali, quando ciòfofle ve-
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to , che i medici tutti , o qua(ì tutC:

fien buoni? Ma c’è di più. Non ha

egli Iddio in mano tutti i morbi peti

eahigarne , come iì legge di tanti nel4f

]a Scrittura? perchè dunque intimo-

rirne con quefto, fe non perchè in

comparazione degli altri è il peggio-

re, e si peggiore, quanto il male et

p.6z. più grande, qualora ha faccia di be-

ne?
Per lo fecondo poi de’ Teologi ,:

p- certo chenonviha dubbio, dic’egli»

elTcr noi tenuti a non trafcurare cioi)

che concerne alla carità di noi mede>-

fimi*, c ficcome Iddio per li mali dell”

anima ciba lafciato un mezzo , che;

lì può guarire, qual è il Confefibre ,,

così per quegli del corpo un’ altro pu--

re ha voluto, cheli abbia, qual è il l|

medico. Ma tra l’/uno e l’altto dii

quefti due medici correndovi quello i

divario , che il primo è infallibile , •

ed il fecondo fallace, pare, che queft’

ultimo; non ci pofla effer importo , fc

non coìh riguardi , che per elTere d’

ordinario aldi fopra della portata
d’

ognuno , in quelle difficoltà il partito

migliore e più ficuro, è applicarli ad

un terzo, eh’ è rimanerfene fenza .

Che
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^
Che fc c’è chi crede, cheii fuotri*

^'medici fìa buono, anzi’lmig iore, &
'^ vedere ilnoftro Autore, chequeha_r

*'fcelta comunemente è del genio, c P-^^.

'!'’per effer del genio farà egualmente fot-

"'topofta air errore , che al pericolo , di
^ cui , benché tardi , non di rado fc

‘n’accorge l’ infermo , ed è allora prin-
' cipalmente , che una vecchierclla , o
un contadinello il guarifce, o pure la

' natura, che operando all’ occulta-. ,

I vanamente fi tien poi per miraco-

lo.

E da quefto genio, che ivi gra-

ziofamente il noftro Autore dipinge

,

inoltrandoli al principaldeiralìunto,

che ognuno può effer medico dì fe fief-

fo

,

fiante ia gran dilficoltà di conofeer-

ne un buono, culla guida de’più ec-

cellenti fiJofofi moderni fa vedere ,

quanto più facile fia , che uno conofea

fe tìeflb , la propria natura, il pro-

prio temperamento , complelfione ,

facoltà, efigtnzc, e difetti , che non

può un’ efterno e fuori di noi , per

deliro , acuto , c intelligente che fia

.

Abbiamo impilili , abbiamo fenfi , ab-

biamo appetiti , abbiamo voglie ,

abbiamo ted) , naufee , avverfioni , e
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tipugnanzc i tutto ordinato dalla na-

tura per conofcer noi fteflì , « preva-

lercene alleoccafioni. E quando mai

prevaricaflero o ci tradiflero , mo-
fìra il noftro Autore , il male non ef-

fcr mai tanto , quanto il provvenuto

da chi non ci conofce, ne meglio di

noi può conofcerne. Sicché ftabilifce,

che dandoliinnoi una certa individua-

le filofofia , ognuno
, fe vuol ben ri-

flettere , può non folo efler medico ,

ma protofifico di fe fteflb.

Ma del non farlo, avvifa per ulti-

mo, che r inganno fta in credere, i.

che altri meglio di noi conofce noi

ftelfi •) i. che meglio conofce quel che-

ci abbi fognai 3. e che del medico fer-

vendoli tutti, o quali tutti, penfa_.

che lia male , fe non fa , nè va facen-

do quel che fan tutti . Ma qui non oc-

corre , cheli replichi ciò,, che l’Au^

tore va fuggerendo per abbattere con-

fequcnze si falfe , e lingolarmcnte-*

quell’ ultima . Diremo folo , che

nel fervarc quello difcorfo , caritati-

vamente ci ricorda , che fe conofcelli-

mo il fifchio , che corriamo , in ab-

bandonarci nelle mani d‘ un medico ,

penlètemmo più a’ cali nollri , vivc-

' rem-
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rcmmo più regolati , sfiigircmmo ì

difordini , non tanto come cagione d’

un male, ma come occafione d’incor-

rere in un peggiore , che è il medi-

co; e quando ladifgrazia, T acciden-

te , o che che (ia ci buttafle infermi

in un letto, faremmo ricorfo alla na-

tura, fola direttrice , governatrice c

curatrice, come fi vede palpabilmen-

te , di tutto il genere animalefco

.

IV. Nel terzo trattando il

nofìro Sig. Dottor Gazola della diffi-

coltà della medicina , e dell inganno p.

delle più famofe fette de’ medici , e par-

ticolarmente de’ dommatici e ftgua-

ci degli Antichi , fui bel principio ,

lìngolarmente coll’ autorità d’ Ippo-

crate , fìabilifce la prima di quefle_»

propofizioni , a cui tolto aggiunge la

prima ragione , tolta dall’ iftelfo Ip-

pocrate e Galeno , cioè, che l’arte è

lunga, e la vita breve j e, die per

lunga che folfc ancora la vita
,
quan-

to la chimerica de’Pittagorici , diltc-

fa come all’infinitoper lairalmigra-

zione delle anime , tanto c profonda,

dilatata ,
epocomenchcftcrminabilc

quefta feienza , che in capo, fefi può
dire, di tanto tempo appena s’arrive-

rebbe
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rebbe ad attingerla > non che ad ap-

prenderla perfettamente. £ per me-
glio far concepire il forte di cosi gran

verità ,
piglia in mano e confiderà le

arti puramente meccaniche , corno.*

p.88. la pittura e la hatuaria, e ci fa pon-

derare} che, fé quelle, le quali fi ag-

girano al fine circa cofe vifibili , e in-

torno ad oggetti fottopofti rigorofa-

mente alia fola giurildizione del fen-

fo, per altro si ardue ad imparare.^

riefcono, che rarifiìmifonoqiie’ Zeu-

li, c Praflìteli, i quali appieno le han

confeguite •, che farà , die’ egli , del

comfeimento de' mali, le cui cagioni

no sì occulte , comeprt^ondi & imom-
prenfibili gli mtfter} della in-

di non ci dee gran fatto parere (Irano,

che non poche nazioni , vedendo uo-

mini a lor giudicio in quella feienza

eccellenti
,

gli avefTero poi per non_,

uomini , ma per Iddii , ed a loro , co-

me a tali , ergelTcro temp), e fabbricai

fero altari

.

Avvalora quell’ iftelTa ragione con
altra più fenfibilc, e dcU’iltelTa ma-
teria , dicendo , non efferci maggior
dimollrazione per far conofcerc la_.

malagevolezza di quell’arte» che ri-

tto-
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trovandofi taati e tanti che la profef-

fano, e profeiTarono , d’un folo non

lì può dire, che 1 abbia a perfezione

confeguita , e che tuttavia non fi ri-

manga in qiielmedefimo bujo, chee
fin da principio fi ritrovò. Imperoc-

ché di quelle tre fette , le quali parti-

colarmente fi fegnalarono in promo-
verla, e in avanzarla, cioè lempiri^

cay la metodica^ e la dotnmaticcu \

nè pur una vi fu che da vicino la col-

pilTe > ma tutte e tre traviando ,

finalmente conobbero , che difco-

ilifiìmc rimaneano dal qual tutù ^citOy

& jucunde curare y che fa reflenzadel

vero medico. La empirica ^ a cui s*

aggiunge la chimica y co’fuoi fegreti

e Ipecifici, perchè affidata nella fola

fperienza,di cui per le tante e varie cir-

cofianze non c’c nulla dipiiì vario e fal-

lace nel mondo
,
prefence alla per fine

il proprio inganno ,
poiché trovò ,

che quel, che è buono per T uno
,
per

r altro onon è buono, ode un mal
politi vo . La metodica poi

, perche

fta folamente fu certi cafi generici ,

nè mai difcende a fpeciali, come, non

cffendo comune , ma fingolare ii'U»

ognuno l’ iftefib male, e le umane in-

Tomoxxni. L difpo-
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difpofizioni preflbchc inniimerabili c 1

incoxnprenfibili j può mai e potè per f

l’addietro indirizzarfi, non che col-
j

pire nel fegno f La dommatica final- I

p.94. mente , che alle altre due fuccedette,
.

ancorché fembri ragionevole, perchè ;

è fua guida la fìfica, fondata eflendo i

in fuppofti , ed in fuppofìi ancora-.
|

falli , come fono i quattro principi

naturali, il ternario dògli fpiriti, il

quadernario degli umori , lo ftagna-

mento del fangue , le facoltà efpel-

.P9.6. lenti , maturanti , attraenti , e fimi-

li , più d’ ognuna fi oppone al vero

metodo di medicare , e il Galenifta ,

che la profeflfa, è un medico, che ,

tuttoché fi vanti d’ efier razionale ,

è più di tutti irragionevole, ne fa-»

difcorrere fattamente

.

Così il noftro Autore, che fi ride

e beffa di coloro , i quali perfuadonfi ,

che quefte dottrine, per effered’Ip.

f .9 7 . pocrate, o di Galeno , e fieno reai

mente vere, c lo debban’ effere anco"

ra neceffariamente , come gliantich-

foffero fiati gente infellibile, edimoi
derni fallace; faccende vedere, che i-

tanto vale l’autorità, iu quanto eJln

s’accorda con la ragione, e noripiùa

An
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Anzi mofìrando, chela filofofiaèli- p S'o-

bera , o almeno dee cfTerla -, e che^
noi-, quanto gli antichi, fiamo capa-

ci d’inventare , per avere un’ilìeflb

intelletto, un’ifteiTa ragione, ed ua

difcorfo medcfimo , aflblvc congiufti-

zia i noftri buoni antenati , le tra-

viaron dal vero , c come primi , e

perchè in tempi di tenebre > ma non

può condonarla a coloro dell’ età no-

fìra , come doppiamente colpevoli ,

i quali in tanta luce di moderne veri-

tà Seguono ciecamente , e rabbiofa-

anentc difendono degli errori, che-»

«li antichi medefimi ,
fe tornaffero in

vita , fenza vergognarli punto cancel-

lerebbero da’loro libri , e da’ noftri ap-

prenderebbero a correggerli e ad iftru-

irfi

.

Non riferiremo qui altre e limili

cofe , che il noftro Autore va dicen-

do circa il foggetto medelimo, per-

chè note c chiaredafe ftefle,- avve-

gnaché profittevoli e degne di doverli

faperc.; come altresì non direm nul-

la, per efier brevi, intorno a quello^‘'°“’

che avanza fu la reftrizione e la fte-

fa di quefta autorità degli antichi j

circa la limitazione e vantaggio dai

L X du-
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dubitare nell’ iftefl'e cofc di fifica e

medicina •, intorno alla prudenza fi-

lofofìca , a’ confini dell’ cftimazione , i

al difcernimento dei cattivi libri da i

buoni j e per quel che dice della com-
paflìonevole neceflìtà, o fia difgrazia

,

degli uomini in doverli contentare-» ,

che li loro medici fiano li meno catti-

•viì e ricevere il manco maleperfom~
mo bene . Aia ritornando con cffb lui

al filo dell’ argomento, avanci di tor-

nare all’ efame delle ragioni de’ dom-
matici , alla difcufiìon delle caufe >

per le quali non s’ è avanzato in co-

gnizione e certezza il lor metodo , e

di fuggérire la preferenza della me-
dicina fondata iu le oflervazioni e

fpericnze a quante mai li fono inven-

tate ed inventare fi polTano > com-
pifce quefto paragrafo, che fuppofte

vere e indifputabili le cofe cieue da

lui fu la grande e foroma difficoltà

di acquiftare tante perfezioni , che a

coftituire un vero medico fi richieg-

f.
loy.gono , chi mai potrà credere tanta per-

fezione nel di lui medico , quanta fia

mefiiere per fapere ben medicare ?

£ perche molto li preme , che-»

c’iafchedun concepifca nettamente-*
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.quefta verità» eflendo fcritto quefìó

libro per tutti , con una firailitudine

dozzinale vuole che infìno l’ idiota^

ne comprenda la fua evidenza, di-

cendo , che fe a formare unafcarpa ,

che fempre calzi così bene il piede^ »

che ella non fia troppo lunga 0 corta »

troppo larga 0 troppo Jìretta , un’ uo-

mo difficilnaente v'arriva con l’ ap-

plicazione di tutta la fua vita j che

farà per chi ci taglia indoflTouna ricet.

ta, la qual ricerca cognizioni infini-

tamente fupcriori a quelle di forma-

re una fcarpa , ficchc fia per l’appun-

to nel fegnodclle noilre infermità ,

e fempre , o quafi fempre le rifani ì

E pure Vedendoli , che più facilmen-

te àcquifta il nome di eccellente un_»

medico, che di perito un calzolaio»

dice, che la ragione fi è, perche bafta,

che il medico preoccufìi con ra|j>|ia.p.io«

renza, eflendo pochi, i quali abbia-

no tanta cognizione da poterlo giu-

dicare per quel che egli è j,
là dove

per calzolaio , eflendo giudice il fen-

fo, a cui , fenon c fiupido, chi che
Ita può arrivare, e ci arriva, la co-
fa è molto diverfa. Quindi nota». ,

che il medico più facilmente di quell’

L 3 ar-
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artefice può gabbare il mondo , di-

pendendo 1’ eiTer di medico più dalla

credulità } dalla fede

e

dalla opinio-

ne degli uomini che dalla cognizio-

ne; mentre air artefice non è tanto

riufcibile l’inganno , eflcndo la co-

gnizione ed il fenfo alla portata d’

ognuno

.

Or rivenendo a’ dommatici , da’ qua-

p.io/.li contrailfin qui detto opponcndofi

la felicità delle cure de’lor maeftrilp-

pocrate e Galeno, crcdefi d’aver ia_*

pugno argomento da poter chiuder la

bocca al noftro Autore, rifpondecon

k parole di Celfo cofa , com’ ei fteflb

il confcfsa , che a prima villa fem-

bra un grandiffimo paradoJ]o , cioè che

pofsono efser falle le lor dottrine , e

con tutto ciò aver faputo quegli me-
P*’°®'dicare. E la ragione fi è, perchè la_,

lor medicina incominciò e profegui

dalla fperienza, e fi compì e termi-

nò con la dottrina ; che vuol dire ,

furono prima medici pratici , che teo-

rici . Laonde può efser vera la loro

pratica ,
perchè fondata fu la fperien-

za, e falla la lor dottrina , perchè

dedotta da principj altrettanto falla-

ci , che filli . Ma i moderni Galeni-

ci
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ci al rovcfciode’ lor macftri , appren-

dendo prima le lor dottrine, e poi la

pratica , e qiicfta deduccndo da quel-

le , è incontraftabile , che la lor prati-

ca , come fondata fopra una falfa
, o

fallace teorica, ed è, e farà femprep***.

fallace ,pregiudicialc , e funefta . E qui

punto non fi maraviglia , come al di-

vario delle altre feienze la medicina

galenica non fiali finor avanzata , nè

dato pure per avanzare un folpaflb j

attefochc il fiio metodo, per eflere

tutto retrogrado, non cammina per
que’ princip) , che fon neceflfar

j
e co-

muni a tutte le altre feienze. Quin-

di n’ c forta la varietà e difcrepan-

za delle fette, la perniciofa viziofità

delle quali
,
per eflere la verità una_.

fola , anche a colui, che non ha oc-

chi , c vifibile . Ed allora dice , che

molto ben fe n’accorfe, quando feo-

perto il morbo gallico , le il legno

fanto , r unzion del mercurio ,

e molti altri fegreti non la foccorrea-P-

’

no, vide, che la lor teorica poco val-

fe, perche faceva ragione una falla-

ciflima congettura, e feienza politi va

un’immaginaria ipotefi.

Moftra poi, quanto fia ridicola ^p, 11 y.

L 4 fru-
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fruftranea la fatica di coloro, i quali

|

pretendono conciliatele opinioni mo-
derne con le antiche; come riefca illa-

'

queato e notevole il lavoro de’fuoi

comentatori ed interpctri ; e che per i

lo meglio degli uomini farebbe flato,

p.né.chefola regnafle la fetta empirica--,

non eflTendoci al mondo più ficuro

maefìro della fperienza , che fu la_-

medicina degli Egizj , come al pre-
j

fence de’ Cinefi , c per elTere la prova

nelle arti congetturali quella fola-. ,

che decide ogni difputa . Fi-nifce quefìo

P'Ji7-Difcorfo con ricalcare il fuddetto pa-

rere , volendo che s’ attenda alle vo- '

ci delia natura , e non alle noftre,difcor- >

di , mute , ed ingannevoli ; Per quella

via delle oflervazioni eflerfi avveduti i

editlngannati i moderni; c per quella
!

pure Galeno medefirao, il quale ha_f '

riconofciuto , chele malattie non fo-

no, che deviamenti dalla medeiìftia , ,

ha faputo conofcere il filo vero fife- i

ma : avvifando per ultimo , che fo- :

tutto dobbiamo rammentarci lafa-

cilità , onde pofftamo reftar ingannati , 1

e lafciar in qualfivoglia infermità ope-
\

rare da fe medefima la natura , fom-i

miniftrandole li meno rimedi , che fia



Articolo V. 249
poffìbile, cioè que foli , de' quali ab-

biamo avuto più replicate fperienze ,

e di fervi rfi ancora folamcntc di que’

medici ,
giufta il fencimento ezian-

dio d’ un’ avvedutiilimo filofofo mo-
derno, che tutte le cofe anzidette di

praticare appuntino con tutta religio-

fità fian valevoli

.

V. Il quarto de’ Difcorfi , nel quale

fi
contengono alcuni avvertimeati per

vivere e conservare molto tempo leu

falute ,
eflendo tutto diretto , come

dal titolo apparifee , a dar precetti

per confervazion della vita , c forfè

il più importante di quanti v’abbia-,

in quella dotta Raccolta . A quelloP'*^*

dunque il degno Autore premette un’

introduzione , in cui dimollra , che

queir ifteflb defiderio , il quale ci fa

fmaniare di un viver lungo, e di una fa-

nità non interrotta , egli è il noftro

traditore e ficario, perchè ci ha con-

dotti a cercare per appagarlo cofe in-

falubri e perniciofe •, che la brevità

della vita , da cui con nòftro grave

rammarico vediamo, che andavano

efenti i primi noftri progenitori , nonp.u^;

s’ è rcnduta tale , fe non perche fi c

cangiato modo di vivere , e perchè

L
j ii
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il vizio ) maflìmamcnte con le cra-

pule e l’ozio rha tutta guafta_. ,

contaminata e diftrutta ; e che final-

mente non è che pura follia , voler

rimediare a gli effetti , come fi fa ^

P->»rfenza levar le caiife del male , che

fono i vizj e i difordini , eflendo egual-

mente impoflìbile, ejfere vi%iofte fa-

vi y foddisfare alla gola, all’ ozio^ agli

appetiti, e nello ftejio tempo goder ma
f '^^perfetta falute , e vivere Imgamente .

Che, fe all’ efempio de i bruti , i qua-
li , perchè Tempre regolati , vivono

lani, ecampanouna vita Tempre uni-

forme j ne mai j per quel che fi fa ,

minorata, noi pure Teguiflìmolo fìeflb

dettame , togliendo principalmente

gli abufi c gli fcritpoli , ne confegui.

remmo in buona parte quel fine , che

per goderla Tana e prolungata , sì fer-

vidamente cerchiamo.

Ciò fuppofìo, per meglio infin tia-

re le fue ifìruzioni , comincia ad in-

formarci del corpo umano , confide-

rando particolarmente la materia ed

il moto

,

come Tuoi principi , edeferi-

vendone le qualità , gli ufficj , e le

paflìoni . E ftabilito > che la noftra_.

vita cohfifle nella debita circolazione
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e riftaurazione del fanguc , cfeguita

dal cibo e dall’ aria col beneficio de i

due condotti Trachea ed Efofago ì en-

tra torto a divifare le fonti , che qiie’

due noftri alimenti pofsono alterare c

fconvoJgere , per indi pofcia prefcri-

verne i ripari egli antidoti, volendo

che qualora noi refpi reremo un’ aria

falubre, ci alimenteremo con buone

vivande, e dal corpo ne fortirà qua-

lunque eicremento, con qucftetrecir-

cortanze prolungheraflì parimente la

vita, e s’ averà continua quella falli-

te , cui tanto ricercatamente anelia-

mo. E principiando dall’

,

lacuiP-«35

efsenz.a e natura conforme la filofofia

de’ moderni deferivo , ficcome ella è

il principalifiìmo mezzo, pel quale fi

vive, e la cagione altresi di que’ tan-

ti mali , che il noftro corpo in veftifeo-

no j cosi egli va dicendo , che da_.P’'^'*

querto ambiente , in cui necefsaria-

mente dobbiam vivere, in due ma-
niere portiamo rimaner offèfi, o me-
diante il contatto eftrinfeco ,o median-

te la refpirazione -, viziandofi qmficu
con aere di luoghi paludofi , ed efa-

lanti per le cavità fotterranee peflìmi

effiuvj , e quello , cortipata la cute >

L 6 fac-
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faccentlo retroceder nel fangue gli efcre-

menti della trafpirazione . Non po-

P' i?5 tcndofi dunque impedire, che 1’ aert

ad ogni momento non fi trangugi
, e

con ciò derivando, fe peflìmo, quali

la maggior parte de i noftri morbi ,

come ancora lo riconobbe Ippocrate

®el fuo libro de flatibus i il vivere fot-

to clima temperato , e in luoghi
, ove

fian prati , colline e campagne fertili

^'’^^di piante lakitevoli, ne farà uno de’

fuoi principali rimed) -, ficcome per
le altre mutazioni o cangiamenti del

medefimo, un’efatto e buongoverno
della, vira ci preferverà non poco da’

j
mali , che ci fovraftano . A quello

regolato modo di vivere fideon’afcri-

vere d’ordinario le impreflioni , che

in molti non è lolite di fare un con-

tagio j come al dilordinato per op-

pofto, quelle che offendono, e fanno

llragi . E perchè dall’ incoftanza dell’

illelso, per cui egli alla giornata ne

contrae molti c diverfi flati ofserva-

biii , ancora più ne procedono delle

fenfazioni nel corpo umano , che gli

fconcertan gli umori , con alle vol-

te alterarli tanto , ficchè divengan_.

morbofi i un termometro può efsere

la
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la noftra regola, per caiitelarfi quan-

to prudentemente all’efigenza fi può

concedere , fenza peccar in fover-

cliio, o in cfattezza troppo fervile e

fcrupolofa.

Quindi paffando dall’ aere al elèo ,p .140.

per ifeoprirne i fuoi nocumenti , con-

fiderà ,
che tre fono le cofe , le quali

per l’ cfofago entrano nel nofìro cor-

po , cioè alimenti , medicine, e vele-

ni

.

E Jafeiando a parte gli ultimi ,

attefochè non può credere , che l’iio-

mo, fe non è pazzo affatto , pofTa-.

mai de’ medefimi volontariamente ci-

barfi; vien’ ancora il noftro Autore a

sbrigarfi con brevità delle feconde ,

che fono le medicine , avvifando ,

che abbaftanza ne ha favellato ne’

Difeorfi antecedenti , a bella pofta^

premeflì per tempefìivamente arma-

re r uomo ; mentre poco gioverebbe

una vita regolatiflìma
, qualora poi

fi deffe in un medico , il quale ce 1’

aveffe co’ farmaci a rovinare , od a to-

gliere . Ma circa l’ efame de’ ciè/ ,p,i4i.

nella fofìanza de’ quali altra maligni-

tà non ci difeopre, che l’ ingordigia,

od il mal’ ufo dell’ uomo
,
per effer’

egli il noftro coctidiano alimento , e-

per
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per conCequenza il più importante dì

fapercjacciocchè fe ne tragga poi le mi-

furc da regolarci giudica prima ne-

cefiTario di dover dar contezza delle'

diverfe opinioni , che tra’ filofofi e

medici dell’ antica fcuola vertifco-

no circa il modo di conciiocerfi

nello ftomaco le vivande > di prepa-

rarle in chilo, e di digerirle . E ri-

trovando , che tre particolarmente fo-

no le opinioni di coftoro, cioè, i.o

che fi faccia la digeftioncper via d’

un calore innato ; 2. o per mezzo del

caldo delle vivande', 3.0 eziandio per

un freddo, che le colliqui; certa co-

fa è , dice il noftro Signor Dottor Ga-
zola , che tutti e tre quelli modi fo-

no chimere di chi vaneggia anche

ad occhi aperti , e vegliando. Impe-
rocché , fe fofle cofa vera il modo pri-

mo, tra le altre ragioniche adduce,

P-M4 gli abftemj , i quali non ollanteil lo-

ro bere fempre acqua , e mangiano e

digerifeono più degli altri , la fareb-

bono molto male con quella fredda ,

benché calorifica, ipotefi . E così difeor-

rendo delle altre due, che ancora più

P della prima giudica falfe e infollenca-

bili , approva folamente e flabilifcc

(quella
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quella de’ moderni anatomici , i qua-

li coftituifcono l’operazion del con-

cuocere e digerire in un certo liquore

di fapor acido, che ordinariamente li

ritrova nello ftomaco, e da cui, per

eCscr egli un meftriio diflblvcnte po-

tentiflSmo, s’ammollifcono, macera-

nfi , e ridtKonfi le colè mangiate in

chilo , e di chilo in nudrimento per-

fetto. Oflcrva intanto , che fecondo

le qualità di quello agente tanto am-
mirabile, il cibo , che Tempre è fa-

lutevole, diventando chilo o buono o
reo , ne fa pure , che rifulti o reo o
buono il nudrimento, e per illazione

indifpenfabile, o buona o reala fani-

tà. E che ciò lìavero, il nofìro Au-
tore ne dà ragioni ed efemp), perlip-^s.

quali fembra di aver pienamente fod-

disfatto alla materia •, moftrando fra

le altre cofe gli ftrani accidenti , che

egli fuol partorire , e concludendo ,

che Ruttala noftrafalute dipende dal-

la buona condizione di quello sì ne-

ceflario fermento . Segno dunque ,

che non fi abbia un finimento difetto-

fo , e digerifeafi péìirettamente , an-

cora dagli ammalati e cagionevoli ,

è il ruttare , l’ appetire , ed il guftarc

i ’Ci-
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p’ I J i .cibi : ma fopra tutto l’ efler famelico,

edaver brama ardentiffima di sfamarli

Ora venendo a’prefervativi e cor«

P 'P-rcttivi di quefto fugo tanto importan-

te, con due piccoli avvertimenti , da.

Ippocratc raccomandati in uno de’-

fuoi Aforifmi , pretende il noftro Au-
tore, che fi conferyi e rimcdjaque-

fìo noftro fermento , cioè con la Dieta,

e coni’£/erc;a:,/o,che fono cornei due

poli maeftri , su’ quali fi fonda e fi

aggira la fanità e la lunghezza del

vivere . E per la prima fa fapere ,

che generalmente parlando , non c’è

comeftibile al mondo, che di fua na-

tura fia cattivo e malefico, echefo-

lamente la replezlone è nociva e bia-

fimevole*, dovendo però lafperienza

£ir la. fcelta di ciò che giova, col ri-

buttare i folletichi
,
per non reftar

ingannati. Il partir dunque con fame

dalle menfe , o il lafciarlecon ven-

tre pieno e fatollo , è il più certo

pronoftico , di quanto o di bene o di

male polliamo fperare per la fallite ,

e prolungazion della vita. Che però

la Dieta
,

purché difereta e ragio-

nevole, come quella , che non affo-

ga , 0 divercifee il fermento , col far



Articolo V. 1^7
che fucceda un buon chilo , e con

ciò il fangiie non fi vizj, mantiene

in concerto , c libera da’ morbi il

corpo animato.

Per V Eferci^^^io poi, che c l’altro^

de’ mezzi fuggcritici per confervar-

ne vegeti e profperofi, il noftroSig.

Dottor Giufeppe non crede mai, che

pofla dirfene tanto, che bafti
,
per

commendarne appieno la necefiità ,

e ’l vantaggio . E pigliando argomen-

to dagli agricoltori^ i quali col fem-

pre afifaticarfi
, nulladimeno fi veg-

gcn Tempre più fani , e meno infer-

miccj de’ cittadini , oziofi , fedentar j,

cd applicati; la mafllma delle utilità^

che da eflb ne ridonda , fe però mo-
derato e piacevole , fi e la cribrazio-

ne e purificamento del fangue, per cui

più agevolmente fi libera il corpo

umano da gli eferementi . Per otte-

nere il qual beneficio , comel’impor-

tantifiimo di qualunque mai fi può cre-

dere, mofira, che la natura fu sì ge-

lofa e si provvida •, mentre non conten-

ta di fabbricare neH’uomo alcune ftra-

de apportate per ifgravarfene , volle

parimente per cacciarfeli da doflb >

aprirne tante altre , quanti fono i

fori
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fori e le porofità della cute. Chepe-^

rò provando la ftatica , che di otto '

libre di cibo
,
per cagion d’efempio,

il quale può mangiarli dall’uomo in ,

un giorno, cinque almeno netrafpi-'

rano per li fuddetti canali , e le al-

tre tre fi tramandano per li confneti

cfcretorj •, quanto fia dunque impor-

tante per la falute , far che un mo- i

derato cfcrcizio tenga in ubbidienza

quefte funzioni, penfa che ognun lo

vegga c lo palpi . Chiude perciò que-
j

fto Difeorfo con ricordarci , che ol*

tre a tutto il già detto altre caufe ci

fono , dalle quali fi perturba e feon- i

p.ijS.volge r armonia di qucfto noftrorai-
j

crocofmo •, e quefte fon le paffiptii del- i

V animo, per medicare le quali doven-

do noi ricorrere ad altra feienza , che

non è la medica , non oftante ci ap-i.

prende , che la ragione e la pruden.

za, ficcome può difciplinarle , così

dee alle occafioni correggerle, e por lo-

ro un freno.

VI. Nel quinto ed ultimo de’Difcor-

P ’^^-fi , ove cerca. Se fìa meglio valerfi

•163 de' Medici moderni, o de Galeri fii , ben-

p.ióA.chè rafiembri un talpafib a prima vi-

fìa fcabrofo , il noftro Autore fui bel

pria-
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principio non ha tema di aflerire , che,

s’ei dovefle parlare in alcune parti

del mondo , ove la fola, verità fi ri-

ceve, il dubbio a queft’ ora farebbe

fenza raggiramenti fventatoj ma che

per alcune città , nelle quali tuttavia

regna l' inganno , e trionfa la mali-

oUofa ignoranoM

,

il dar a credere ,

che il moderno tra’ medici è di gran

lunga preferibile al Galenifta , è co-

me un voler dimoftrare , che 1’ ac-

qua corre all’ indietro. Pofcia'chc ve-

nendofi a fcreditare una fetta, il cui

buon nome è di già in poffeflb per

fecoli nella pubblica eftimazione ; la

corrente de gli uomini , quibus non

ì^udicium , non veritas ,nondifcrimen,

non ratio , non intelleSlus , farà fem-

pre impofiìbilitatà per le ragioniche

adduce, a difai vearfi dalle antiche opi-

nioni , c darà fempre ferma in n^
volere abbracciare una novità

,
che

ftima per tanti capi una fola . Con
tutto ciò il noftro friggio Scrittore,

nulla maravigliandofi dell’ inganno

del popolo, perchè provveniente da
cecità e paflìone , ma bensì non poco

dibattendo fe fteflb in fapere , che
la fperienza di tanto tempo non ab-

bia
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bia il mondo , che è più capace ,

difingannato j quantunque ammetta

,

che per avvederli e ritrattarfi non po-

ca feienza c morale ci debba concor-

rere , ciò che non è d’ ognuno •, egli

tanto fenfibilmente pretende di far a

chiunque conofeere col puro efame

p.i6j.del medicare d’ entrambi, cheilCjla-

lenifta c un medico falfo,e che tra’ me-
dici il neoterico folo è preferibile ,

quanto penfa, che fia una delle verità

più evidenti e più note la prodotta e

ventilata da lui . E per procedere con

qualche ordine, fìima che convene-

vole lia di prima togliere aH’Avvcr-
fario gli obbietti , il primo de’ quali

è quello d’ elferli praticato così p'er

molti fecgli addietro > e l’altro , che

medicati altre volte in tal guifa ,
per-

chéguariti, parer loro pazzia voler

fidarli d’unnuovo.
Non ottante , che quette difficoltà,

p.i67.]equali all’ idiota fon di granpefo ,

all’intendente riefeano frivole, ilno-
^ *

'ftro Sig.Dottor Gazola fi mette a com-
batterle vivamente, come fi può ve-

dere alle carte accennate nel margine,

calcando fingolarmente fu quella par-

te
,
che fembra più ragionevole dell'
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ejfer mio altre volte guarito perme%~
%o del Calenifta , col far vedere anche

a fenfo una propo'izione si fatta per

ogni lato fallace . Ma inoltrandoli

neiraifiinto
, affine di appagare chi

ha miglior difcrctiva, prende a con-p

fìderare il forte delle ragioni
, per le

filali crede veriffìma lafua fentenza

,

e favella cosi : Egli ba da ejfere in-\

eontraftabile , che que^ medici
.

faranno

li migliori, che più intendono , epiù

conojcono la ftruttura dell'umano indi,

viduo i quelli che fanno rendere la ra-

gione del loro operare , che più appa-t

gano l intelletto , e meglio di ogni al-

tro avvtfano i bifogni de'poveri infer-

mi, con faper più a proposto fommi-
niftrarli ciò , cui ricerca il loro ma-
le , perchè ben prefto riabbiano la bra-

mata Jalute -, 'iiiente di queflopuò fa-

re chi non è moderno ; Dunque , ec.

Cosi egli . Or per provare la fe-

conda parte di quefto argomento ,

che le fcuole chiamcrebbon minore ,

efsendo incontraftabile, com* egli dice,

nè fi può negare
,

la prima , non
manca di far vedere , che fra tutti

que’ varj accompagnamenti di dottri-

ne , co’ quali il medico moder-

• i/t,

1.17Ì,
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no fi dirige , con '.modo fpecialez//e»

afjìflito da taMi nuovi difcèprìmenti

anatomici , dalle dimoftrazioni di una

ben fondata meccanica , da tanti lu-

mi della nuova fperimentale filofòfìa ,

dall' efficacia de' remed} chimici > dall'

ufo de' perfettiffimi microfeopi , con cui

arriva ad ifpiare fino la figura delCe

menome particelle , onde compongonfiì

i mifli- Ma chi .non vede j^fogginn--

ge , che fen%a V affifienza di cotanto,

neceffarie cognizioni , delle quali è
'

privo il medico Galenifta,fe^/» èm
medicare alla cieca, & il fervirfidi

tali medici un metter a . rifehio la

propria vita, o un cercare più ma-ì

Le di quello , di cui vorremmo li-'

herarci ì ,

E qui proteftando faggiamente 'l’I

Autore di non voler constare le eco-

1

rie de’ Galenici
, quantunque ciò lo

confideri per lo più terribile de’ di-

ftruttivi di un tal metodo, ejquefto,

perchè farebbe un tornare a infipi-

damente ripetere quel cheè ftatofat-i

to da tanti eccellentiffimi uomini con

tanta lor gloria in canti dotti volu-|

i74,mi 5 fi determina però a voler difin-

gannare certuni., a’ quali nonpuòen.
trar
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trar in cervello , come porta il mondo
efferrt tanto follemente per l’ addietro

abbacinato e delufo . Per eftirparc

quello miferabile inganno , non fod-

disfatto folamente il noftro Autore

di fcoprirne 1’ origine, che fa confi-

flere nell’ignoranza, nell’ interefsc ,

c nella malizia de’ Profertfori medelì-

mi, come baftantementeil dimoflra;

viene ancora per fuo credere a rive-

lare, per dir così, le vergogne di que-

lla pratica , faccendo vedere , che 1’

autorità di quegli antichi maellri ,

come Ippocrate c Galeno, fu la qua-

le s’appoggia, e che in tutti i cali,

fe non è lenfata e ragionevole, può
rigettarli con queiriftcfla franchezza ,

con cui vien addotta ; in foftanza non

c,che un’ artificio per guadagnarli quel

credito, che per altro farebbe (lato lor

malagevole di poter confeguire • PerP

altro, fe averterò a cuore i Galeni-

fti le dottrine di quelli uomini ve-

ramente grandi , non li oftinerebbe-

ro al contrario de’ moderni , feguaci

folamente della ragione e della fpe-

rienza, a debilitare co’ lor rimedj la

natura ne’ principi de’ morbi i taa

proccurcrebbono di mantenerla in fòr-

ze.
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ze , e di foccorrerla apropofico,co-
|

me inregnarono quegli . Perciò lafce-
'

rebbono a parte , anzi getterebbero
j

via purganti , lenitivi , cordiali , ferri , ,

fuochi j e tanti altri innumerabili
!

tormenti , che la facoltà medica de’

Galenifìi fenza veruna compaffione

fa fofferire agli ammalati , confor-

me in uno de’ fuoi libri candidamen-

te gli ha deferirti Alfonfo Lopez, me-

dico di Carlo V^.

E che fia vero quello che avanza

intorno a’ purganti ne’ principj de’

mali , detti da loro minorativi , of-

fervate, dice, il fine, perchè li dan-

no. Voi udirete, che per nettare le
|

• J79 prime ftrade.* ma, fe fi fofle letto in
]

qualche libro, che quefti medicamen-

ti fon dotati di giudicio e d’ingegno, i

e che in vece di portar via folamen-

te la materia peccante, come dove-

rebbero fare , aveflero tanta difere-

tezza di non cacciare ancora fuori con

efla i fughi buoni e fani, la cofa po-

trebbe tollerarli. Ma Dio immortale!

fe la fperienza, fe la ragione, e fe

infino l’ autorità degli antichi , fa di-

moftrare , che con gli umori cattivi

efeono parimente i buoni , e che la

for-



Articolo V.

forza di tali medicamenti , che nel

calo folo d’ una dilordinatiffima reple-

aionc fi potrebbono ammettere , ma
«ziandio con riguardi moltilfimi -, è

di convertire quelli ultimi in fecciofi c

malfani > come può mai valertene un
medico fenza fcrupolo , c con tanta

inconfi deratezza e precipicio , com’
egli fa? Che, fe opponcfiero, i mo-
derni purganti non edere deila natura

de’Galenici od Ippocratici , ma più

benigni e più femplici , Ippocratc

medefimo , Galeno, e la ragione gli

fmentirebbero ; mentre chiaramente

fi legge ne’ loro libri , che alfoluta-

mcnte fi proibifeono ne’ principi de'

mali cotali medicamenti; i. si per-

che non di rado il corpo umano non

ha quella neceilìtà di purgarli -, 2. sì

perchè nel principio de morbi gli

umori, com’ elfi ancora dicono , non

fon concotti •, 5. sì perchè fi confon-

dono , o perturbano le intenzioni

della natura ; 4. e sì perchè l'concer-

tano lo rtoraaco ; ^.nauiean l’appeti-

to ; 6. indebolilcon le forze i 7. c dan-

neggiano in molte altre guiie , che

il tempo e la fperienza fa cono-

feere

.

TomoXWlU M Nè
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Nc vale il foggiugnere , dunque

a gl’ infermi , rendati ftitici per tan-

te cagioni , non avremo a preferi-

vere alcun rimedio per follevarli >

mentre lo fteflb Ippocrate fa men-
zione in tal cafo de lavativi,ìqaìWy

ancorché non Tempre falutevoli, al-

meno tanto pericolofi non fono
,
quan-

to le caflìe , ed i iìroppi rofati
.
Quin-

di ne deduce, che in ufando quelli

purganti nel principio delle malattie

,

oltre di accrefeere il male perdif-

ordinar la natura con lo fconcio de-

gli umori , e con la diverfione del-

le Tue crifi , inferifeono i Galeni-

ci due gravidimi pregiudicj a gl’ in-

fermi ; il primo de’ quali lì c , che

abbifognando veramente purgar nel

principio, coir adoperare quelli mi~
norativi di non tanta forza, quanta

è mefticrc , in vece di folle vare, mag-
giormente opprimono , e fconvolgo-

no l’altro poi ‘y è il già detto di lopra,

cioè il purgare ,
quando non v’c neccf»

fità di purgare.

p. 191. E qui tralafciando moltealtre par-

ticolarità degne di rifleflb intorno a

quell’ ifteflì purganti , che il nollro

Autore foggiugne, quello, che viene

afug-
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a fuggerire circa Tincapacità deH’in-

tellecto utnano per comprendere le

infinite circoftanze, le quali richieg-

gonfi per fapercoadiuvarealle imper-^

fcrutabili operazioni della natura \ C

ciò che va ripetendo , e fimilmentc

riprovando , per T ufo de’ firoppi ,

per l’abecedirio de’ medicamenti
, per

la triftezza de’ cibi
,
per la bucata del-

le purghe, per l’operato malamente
nell’aumento, vigore, fiato e declì-

nazion delle febbri , e per quell’ ulti-

ma medicioa,da’Galenifii volgarmen-

te detta Rifetitata, fi porta fi talmente

a conchuider il libro , coirefamlnac

per minuto la tnijjione del /angue ,

operata in tante gitile a fpropofito

da Galenifii, edalnofiro Autore fu

le pedate di non pochi dotti moder-
ni con molte ragioni e fpcrienze fer-

vidamente contefa j mettendo fine al

Difeorfo con la critica di quella cr«de/p. loi.

invenT^ione de i vefcicanti , co quali

tuttodì martinxxano i poveri infer--

mi y com’ ei va dicendo; c col ripe-

tere , che il metodo de’ moderni è il

men nocevole, e che il recipe più lì-

curo per gl’ infermi è dieta , quiete ,

tipo,efofferenza,acciocché non penfan-

M 1 do
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do bene a’ cafi noftri prima di met-
terci nelle mani del medico , non idw

ciampiamo in un’elezione, che co-

da il tutto, giudicabene di replicarci

per ultimo quello dell’ Ecclefiafìico,

che al principio di tutta 1’ Opera
avea fuggerito , T^oli effe flultus ,

ne moriaris in tempore non tuo -,

cap. 7.

E qui concludendo quello lungo

Articolo, non fi creda il lettore , che

da noi s’afpetti la cenfura, o ilgiu-

dicio deir Opera j poiché determinata-

mente abbiam propofto di voler ri-

mettere quello particolare all’ intelli-

genza, e faviez^adi chi iarà per leg-

gerla avvertendo folamente , che,

le in quella nolira efpofizione averà

medefimo incontrata qualche for-

ma di parlare , la qual lembrafie

come riferita per bocca noflra , pro-

tediamo d’averla noi Tempre detta

con quella dell’ Autore , il quale an-

cora più coraggiofamente ne’ Tuoi

Ragionamenti della materia contro-

vcrla lenza coperte od equivoci fa-

vella . Bensì ci troviamo allretti di

dover avvilare, come la prima im-

prefiàone c tanto Icorrctta, che mol-

te
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ce volte non fe ne cava , che mol-
to penofamente il fenfo *, e che al

noftro Autore non fi può dare al-

cuna taccia circa non poche paro-

le di bafia lega , da lui tifate in

tutto il decorfo dell’ Opera ; sì per-

che dovevano refiar particolarizza-

te con altro carattere > come anco-

ra , perchè valcndofi delle intro-

dotte nell' arte , e delle note a’ cit-

tadini, per li quali aveva fcritto ,

come fi vede a care zij. poteva lì-

beramente ad imitazion de’ medi-

ci antichi , ed eziandio di Corne-

lio Celfo ) tanto purgato , fervirfi

o del rancidume , o della triviali-

tà delle voci > come farebbe facile

provarlo.

M } A R,.
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ARTICOLO YU

Ohfervatio folaris Eclipjìs habita Ta-
tavii K 'Hgnat Ma\a,s CljljCCXy.
^ccefsere Epijlola dm de quodam
Thanomem in eadem Ecdìpfi ohfer-

vato , Tatavii
, typis Joannis Ba-

pùflx Contatti, in 4. magari pagg*

I. XL chìariflìmo Autore, che è il

X Signor Marchefe Giovanni Po.
LENI , ProfeiTore di ordinaria filofo-

fia nello Studio di Padova, ftampò già

la ftefia Offervazionc dell’ Ecclidi Po-

lare celebrato li 3. Maggio 171^. e

di quella edizione abbiamo anco par-

lato nel Tomo XXIL Art. XII. p.

430. a cui fi dovrà aver mente per

meglio intendere il prefente Articolo.

Narra l’Autore nella Prefazione, che

fa a chi legge, che mandò uno di que-

gli efemplari della Ofiervazione al

dottiflìmo Monfignor FitiPPo Dee,

Torre, Vefeovo di Adria, e che-»

quelli con una benigna lettera gli rifpo-

fe , in cui rendendogli in una nuova

forma ragione del fenomeno nella ftef-
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fa Oflcrvazione efaminato , faceva»»

menzione della varia dilatazione della

pupilla . La confiderazione di qiiefta

fu ftimata dal noftro Autore cofa_.

molto utile non folo alla fpiegazione

del propofto fenomeno , ma a tutta T
ottica ancora. Concioffiacofachc nè Ci-

cerone parlando dell’ organo della»»

villa , ne Galeno , ne altri degli an-

tichi fecero menzione di quella tale

mutazione della pupilla ; e folo nel

principio del decimofello fecole ne

parlò AlelTandro Achillini , e dopo
cflb Fabbricio da Acquapendente , che

però non aveva forfè l’Achillini ver

duto . Ma non folo quelli , che hlìca-

mente le proprietà dell’ occhio ricer-

cavano , trafeurarono quell’ infigne-*

mutazione j la trafeurarono ancora»*

quegli , che 1’ ottica difciplina prò-

molTero , Alhazen,Giovanni Arci-

vefeovo di Cantorbery , Ruggiero

Saccone , ed altri . Il Kepplero nel

principio del decimofettimo fecole

fu il primo , che rifpetto all’ ottica

ne parlò •, dopo eflb il P. Aquilo-

nioj il P. Blancano, e*l P. Scheine-

ro promolTero quella medefima co-

fa: lo llelTo fece il Galileo: lo ftelTo

M 4 ten-
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tentò il Gaflendi , ed ultimamente i

dottidìmi Signori de Ja Hire, e Me-
ry alcune utili olfervazioni al Pubbli-

co comunicarono . Dalle quali cofe-*

apparifce affai chiaramente, che tar-

di gli ottici applicarono a quella co-

tanto illufìre proprietà dell’ occhio ,

onde ancora molto rclla da dirli in-

torno ad elfa . Perciò l’Autore fup-

plicò quello inligne Prelato a vole-

re concedere al Pubblico il beneficio

di quelle fuc utilillìrae oflervazioni :

ciò che pregato egli concclfe al no-

ftro Autore , non negandogli la facol-

tà di ftampar la fua lettera
.
Quello

c il contenuto nella Prefazione j do-

po elfa feguita la rillampa della Of-

lervazione , di cui abbiamo parlato >

poi la lettera di Monfignor del Tor-
re, e finalmente la riipolla deU’Aii-

tore alla ftelTa.

IL Venendo dunque alla lettera ,

dopo una gentile introduzione entre

Monfignore nella ricerca della cagio-

ne del fenomeno , di cui nella Ofser-

vazione fi era parlato, cioè della ca-

gione, perchè negli Ecclillì folari 1’

ofeurazione paja minore di quella

che fecondo le parti coperte del Se

le
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le veder fi dovrebbe ; conferma eglt

il fenomeno con gli efempj di altri

Ecclifiì , e poi difeende a proporne

lacaufa . Dice egli la propagazione

non farfi in ragione delle di fianze, nè

due corpi lucidi uniti diffondere il lu-

me a doppia difianza di quella > che

irebbe un folo > laonde per una cer-

ta convenienza tra le diftanze , e le

quantità poter dirfi, che fele diftan-

ze fieno come la quantità , c due lu-

cidi fieno come due parti di un luci-

do, feguir neceffariamente , che tut-

to il corpo lucido non tramandi in_j

ragion duplicata tanta quantità di la-

me , che la metà di efso tramande-

rebbe : e quindi poterli fpiegare il pro-

pofto fenomeno.

Ofserva poi , che mifurandofi ne-

gl» Ecclifiì le ofeurazioni fecondo i

diametri de’ Luminari , quando fi

dice , che nove parti fono ofeurate ,

e tre luminofe, non fi dice il vero,

perchè la Geometria abbaftanza infe-

gna , che quando fono ofeurate nove

parti del diametro , non fono però

ofeurate nove parti del difeo

.

Qmndi pafsa alla confiderazione di

un’ altra cagione , cioè alla confiderà-

M f zio-
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2Ìonc della quantità , e della forza de

i corpufcoli del lume folate > confi-

derando, che per quefta quantità > c

quefta forza pofsa accadere , che quan-

do di eflì fe ne levi prima una parte,

e poi un’altra, quelli, che reftano

da uno ad un’altro grado di diminu-

zione , pofsano ancora muovere > e

fcuotere le fibrille della retina con

la ftefsa , o con una non molto mi-

nore velocità, ed impeto j di modo che

fomminiftrar pofsano la fpiegazione

del propofto fenomeno: quindi anco-

ra fpiega perchè fia accaduto , che

nell’ Ecclifli totale ofservato ad Arles

nel 170(5- quando principiò a difeo-

prirfi una minima parte del Sole, gli

occhi degli Ofservatori fiano fiati

abbagliati come da un vivace bale-

no.
Propone, che raccogliendo nel tcm.

po deir Ecclifli con uno fpecchio

ufiorio i raggi , ed applicandoli ad

una combufiibile materia , fi ofser-

vafse la diminuzion del calore , fc

ella fia proporzionale alle dita ofeu-

rate del Sole : ed illufira quella fua

propofizione con la confidcrazione del-

la varia forza , che ha il Sole colli-
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tolto in varie altezze fopra dell’ oriz-

zonte.

In ultimo luogo propone un’altra

ragione, che reputa di maggior pcfo.

Egli c, dice, ben certo, che la pu-

pilla, o il forame dell’occhio molto
s’impicciolifce all’ afpetto del Sole , e

molto per lo contrario fi va dilatan-

do nei luoghi più ofcuri : il che

provvidamente è fiato fatto dalla na-

tura , acciocché il lume gagliardo non

potefse entrare per un'ampio forame

ad offendere l’ interne parti dell’ oc-

chio, ed il lume debile entrando per

un piccolo forame non fofse incapa-

ce a far vedere l’ immagini delle co-

fc . Onde non fi può negare , che

avanti la celebrazion deU’Ecclifiì le

nofire pupille non fofsero piùrifiret-

te , perché efpofte alla piena luce

del Sole . D’ iodi mancando i ragg)

del Sole fi fieno fatte più aperte
, c

più ampie . Se le pupille fino al tem-

po della maffima ofeurazione fofsero

rimafie di quella grandezza , di cui

erano da principio nella maifima ofcii-

razione, pochi raggi farebbero entra-

ti: ma perché efse fi fono dilatate ,

C- accaduto , che molti ragg) ci fieno

M 6 po.
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potuti entrare. Così, fe al principio'

dell’ Ecclillì per lo picciolo forame

della pupilla entravano , per grazia

d’efempio, dodici raggj, quando no-

ve parti del Sole recavano epurate,

e tre illuminate , tre foli raggCper
lo fìefso forame farebbero entrati .

Ma perche in quella ofeurazione di

nove parti il forame non poco lì di-

latò, egli èmanifefto, che per Io ftef-

fo entrarono più che tre raggj : e per-

ciò è nato il propofto fenomeno,cioé>

che fi fia veduto più lume di quello,

che fecondo le parti coperte del So-

le fi dovrebbe aver veduto . Q|.iefta

dottrina è da cfso molto bene illuftra-

tacon l’efempio di ciò, che accade a

chi pafsa da un luogo chiaro ad uno

ofeuro , in cui, dopo efserfi qualche

tempo fermato , vede per la dilatazio-

ne della pupilla gli oggetti , che fu-

bito entrato veder non poteva . Con
ciò termina egli la dotta fua lettera

,

moftrando però , che il parere del

Signor Poleni intorno alle cofe fcrit-

tegli non fafse per efsergli difearo,

III. Efso Signor Poleni adunque-»

rifpondendogli fa menzione della pe-

rizia di lui nelle cofe agronomiche ,

con
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con cui tanto di lume ad alcuni olea-

ri partì cronologici di fìorie^^e^_e

profane ha egli portato , e per cui

dall’ incomparabile giiidicio di No-
ftro Signore fu anche egli fcelto

tra quei pochi , che a vedere , fe il

Calendario di emendazione avefse bi-

fogno , furono deftinati . Lo ringra-

zia poi
,
perchè tolto un momento

alle fue graviflìme occupazioni, 1’ ab-

bia voluto donare alla conrtderazionc

di qucfto fenomeno , intorno al qua-

le raoftra , che fono già abbaftanza

d’ accordo . Conferma , che il lume
non fi propaga in ragione delle diftan-

ze , e loda quefta confiderazione iruj

tutto ciò , che al lume appartiene i

folo però dicendo , che in quefto tal

cafo non vede abbaftanza , come con_»

una certa convenienza tra le diftanze

,

e le quantità fipofsa fpiegare il pro-

pofto fenomeno

,

Loda molto l’ ofservazione della-*

differenza tra le parti del diametro

ofeurate , e quelle del difeo ; poi par-

lando di quella fpiegazione del feno'

meno, la quale dalla quantità del la-,

forza de i raggj fi ricava , confefsa-.

ingenuamente di non approvarlo af-

fai-

.
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fatto: così ancora loda l’efperimen-

to de’ raggi, che nel tempo degli Ec*

elidi fofsero raccolti da unofpecchio

uftorio : cofa molto utile, quando fof-

fe nota la proporzione tra la quantità

del calore , e le corrifpondenti quan-

tità degli effetti nella materia da effi

raggi percofsa.

Pafsa per altro con celerità alla»,

terza cagione propofta per ifpiegare

il fenomeno, la quale con una fin-

cerità degna di chi cerca il vero, lo-

da, ed approva . Afferma non poter

dubitarfi , che nella miffima ofeura-

zione la pupilla non fi lia dilatata, e

che per cfsa dilatata non fieno entrati

più raggi di quelli , che entrati fareb-

bero
, fe la dilatazione non fofse fc-

guita

.

Ofserva , che alcuno potrebbe di-

re, chela quantità de’ raggi , che en-

trano per la pupilla, meno crefeedi

quello , che crefea la dilatazione del-

la ftefsa -, che i raggi > i quali entra-

no per la parte dilatata , più facil-

mente in luogo di pafsare il criftalli-

no fi riflettano ; che gli fleffi raggi

entranti per la parte più dilatata non

fi unifeono nello ftefso punto deli’
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afle , ma più lontani donde fi può
raccogliere, che anche i raggi, i qua-

li da un punto deir oggetto provven-

gono, dopo la refrazione fi termine-

ranno nella retina in punti più fra

loro lontani v che finalmente l’allar-

gamento della pupilla fi può attribui-

re anco in qualche parte alla cofìitu-

zione interna delle parti dell’ occhio.

Ma poi foggiugne , che quelle cofe

fono a lui troppo note, e che efse-»

certo non vagìiono a fare , che non

entrino per la pupilla più aperta più

raggi , che fe efsa più aperta non foff-

fe •

Finalmente prova , che la caiifa_.

veriffima da lui afsegnata non mofìra >

che la fua fia punto falfa, mafoftie-

ne , che per 1’ aprimento maggiore

della pupilla , e per le varie tenfioni

delle fibrille della retina, le quali ten-

fioni non fono proporzionali alle-*

preffioni de’ raggi , e forfè per qual-

che altra cagione ancora ignota, nafta

il propofto fenomeno. Afserifce che

non fi può far vifione , fenza che le

parti della retina fien mofse ,
che il

lume fenza di ciò non fi vede , e che

le preflfoni fatte fopra le parti della-.

re-
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retina già comprefse da altro lume, m?
no commuovono le fibrille, di quelk

che commofse le averebbero , fe Ij

medefime non fofsero fiate ritrovate

già da altro lume comprefse . Lequa>

li cofe cfsendo apertifsimamente vere,

non fi può dubitare , che la varia com-
mozione delle fibrille cagionata dall%

varia loro abilità a poter efser com-
mofse non debba ammetterfi per una

cagione ben chiara del propofio feno-

meno «Conferma ciò con un efem pio di

un corpo elafiico , e con la parità de-

gli altri fenfi : concioffiacofachè , fe

prima odoriamo alcun corpo , indi

ne odoriamo due della fiefsa forza del

primo , non però la feconda volta

giudichiamo fentir doppio odore di

quello, che abbiamo prima fentito ,

benché due odori doppiamente agifea.

no nell’ organo dell’ odorato . Lo ftefso

prova co’ fuoni , adducendo un’ ofser-

vazione affatto al propofito di Gugliel-

mo Peto, Inglefe ; aggiiignendo qual-

che cofa delle mifure di ciò, che fi

apprende co’ fenfi . Termina quefte

prove con un efperimento , il qual mo.
fìra, che ancora con la fiefsa cofiante^

apertura della pupilla giudichiamo al-
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le volte la quantità del lume maggio-

re di quello che rifpettivamente ad

un’altra dovrebbe gudicarfi.

Concludendo adunque, dice non po-

terli negare la cagione , che fi defume
dall’aprimento della pupilla, ncptir

quella , che fi defume dalla varia

tenfione delle fibrille onde giudica ,

che nell’ Ecclillì totale olTervato ad

Arles nel 1706, al difeoprirfi unarai-

nima parte del Sole gli occhi degli

ofier valori fieno fiati abbagliati come
da un vivace baleno , si perchè per

la pupilla più aperta potevano entra-

re più raggj , si ancora , perchè Ipri-

jni raggj , che percoflTcro la retina tro-

varono le fibrille della ftefla più atte

ad elTcr commofie. Tutte quefiecofe

però egli le fottoponeal prudentiflìmo,

e favifiìmo giudi ciò di Monfignor d’

Adria

.

AR.
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ARTICOLO VII.

Giunta al Trattato della China China,

0 fia nuove problematiche riftcffioni

intorno la natura delle febbri , det-

te Teriodiche , e loro febbrifughi ,

Differtazione Epiftolare di Carlo-
FranCESCO CoGRossr , Filofofo ,

e Medico nella città di Crema , in-

diritta , e dedicata all' Illuflrifs. e

Reverendifs. Monfig. Giovan Maria

Lancifì , degttiffimo Medico , ed in-

timo Cameriere di S. Tapcu
Clemente XI, In Crema, nella /lam-

pa di Mario Carcheno , iyi6. in 4 .

pagg-<^4-

L O fttidio del Sig. Dottor Carlo-

Francefco Cogroflì, ficcome mi-

ra ad illuftrarc la praticacon iinafo-

da , e fenfata teorica , così non ceda

di dare ognor nuovi faggj di quefto

fuo particolar fentimento . Ufcì già

alle fìampe il Trattato della China-

China l’anno 1711. di cui fi diede

r eftratto nel Giornale XIII. Profefsò

in quefta fila fatica l’Autore di pro-

movere la teorica delle febbri perio-

di-
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diche, già progettata dal famofo Bel-

lini , con la difamina del rinomato

febbrifugo del Perù, e pretefe di far

vedere, quanto s’accordi il buon’ufo

di quello con le dottrine di quella.Più

chiaramente di poi efpofe la fua maf-

fima, e fine nella Diilertazione preli-

minare de praxi medica promovenda

,

in cui profefsò di moftrare , quan-

to fia neceflaria a fondare una buona

teorica l’ olTervazione della pratica , c

quanto altresì contìuifca a regolare la

praticali raziocinio circofpetto di una

teorica fifico-meccanica aflìftita dalla

filofofia fperimentale. Quindi pafsòa

dar come un prodromo di varie fue

Opere , tutte dirette a qucfto feopo ,

le quali va lavorando ne’privati fuoi

ftudj

.

Il libro, dicui quifi difeorre, altro

non è , che una appendice al fuo trat-

tato della China-China , ficcome ap-

pare dal titolo , E’ indiritto, e dedi-

cato a Monfignore Lancili , il cui me-
rito è sì diftinto, e sì grande , che_.

tira feco gli applaull di tutti i dotti

.

In una breve prefazione fi dichiara

l’Autore di feri vere nuovamente in-

torno alla China-China , non folo

per
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per mettere in chiaro le cofe da lui

già avanzate nel fiio Trattato , ma
eziandio per conciliare al proprio

iìftema molte belle dottrine iifcite-»

dopo l’edizione del fuo libro. Divide

qneda fua giunta in dodici paragrafi,

dai quali deduce altrettanti pratici co>

rollar)

.

I. Comincia pertanto ad efa-

minare la natura delle periodiche , e

daU’efiere il fcbbrifuggo del Perùfpc-

cifico in quelle febbri, che, oltre un
regolato periodo, fogliono comincia-

re dal freddo, e terminare nel caldo;

lì mette ad efaminarc quelle due ge-
nerali attezioni . Pone la lulliftenza

del fomite della febbre al di fuori dei

fanguc, e vuole, che il fangueftefso

s’ incagli nel principio dell’ acceflìone,

e che pofeia fe ne acceleri il corfo nel

profeguimento del parofifmo , come
di già foftenne il Bellini

.

p. 8. §. z. Propone l’idea del vifeidumc

febbrile, da cui deriva tuttala ferie

de’ fintomi generali delie periodiche ,

e fpiega
,
perchè nel principio di que-

fìe febbri fia Tempre l’ infermo in pe-

ricolo. Come pure riflette fu le po-

fizioni teoriche del Bellini incorno al-

le
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le cagioni interne di quella forca di

febbri

.

^1. j. Confideratc le affezioni co- P

mimi a tutte le periodiche , pafTa a

riflettere lu le proprietà di alcune di

loro, c qui, divilo il genere di que-

fte febbri in due claflì , cioè vernali ,

ed autunnali, apporta il di verfo lo-

ro genio , e carattere . Efpone le ra-

gioni dedotte dalla di verfa crafi dell’

aria
,
giuda la varia tempera delle da-

gioni, per le quali le periodiche del-

lautunno fieno più odinate delle ver-

nali , c Ipiega , come il vifcidumc

più agevolmente fi diffipiin quede ,

che in quelle.

$. 4. Nè di ciò contento, proccura

di far vedere, perchè tra le altre da

gioni, la primavera, e rautunno fie-

no si feraci dt quede f bbri

.

f . Confronta con una breve di-

grellìone le febbri inflammàtorie in-

tereurretiti con le periodiche , olfer-

vandofi fune, c ladre inforge re re-

golarmente nelle medefime dagioni .

Alfcgiia la ragione d’ un tal periodo ,

c vuole, che la diferafia del fangue

De\ìc infiammatone confìiìì in una lua

ttirgenza particolare accompagnata da

una
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una tendenza al rappigliamento delle

file fibre , Propone due indicazioni per

regolarne la cura , edefamina la fe-

rie de’ rimedj moltodiverfi da quelli

delle periodiche.

6. Quindi per avvicinarfi alla

^ natura delle periodiche", prendeac n-

fiderare due fenomeni molto frequen-

ti in quefte febbri , cioè la proftra-

zione dell’appetito , e l’orina, detta

da’medici laterizia

,

e conchiiide dU
pender quefta da una particolare vi-

ziatura del chilo fteflb

.

p. i8. 7* Per prova di quefìo, efami-

mina la teilìtura d’ una fi fatta orina,

la quale altro non è , che una conge-

rie di tartaro , o fia de’ minutiffimi

globctti del langue , mifta con poco

fiero. Con l’occafione, che difcorrc

de’globettidel fangiie, porta una ga-

kntiffima olTet vazione del Sig. Dottor

Bono fatta nel fangue di un b ue credu-

to appettato, e qui va ripaflando 1’

oppofizioni motte al fiftema de’ ver-

mi pettilenziali , attumendola giutta

difefa del Sig. Vallifnieri , del Sig.

Dottor Bono, e di fc medefimo an-

cora, foftencndo ragionevole l’opi-

nione con varie nuove rifleffioni, ei

pen-
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pcnfieri , nè manca di far vedere ,

quanto fia faggio il metodo della cu-

ra propolta da Monfignore Lancili

.

§. 8. Torna a confiderare l’orina p.J4»

laterizia , e moftra,comeilvifcidu-

me del chilo polTa introdurre nel fan-

gue una sì fatta difpofizione , ficchè

i globetti più agevolmente fi fpicchi-

no dalla mafia , e fi calino in un con

l’orina negli acquedotti renali

.

5>. Stabilita la fede del vifeidumc

febbrile nel chilo , va ricercando la

precifa miniera , e dopo avercconfi-

derato il concorfo alla produzione di P

elfo de’mefìrui viziati dello ftomaco,

ed in ifpecie , della bile , abbraccia T
ipotelì dell’ incagliamento del chilo

nelle glandule meferaiche, accennan-

do eficre quella un’idea d’uno de’medici

deU’ltalia, il quale ognun vede,cire-

re il Sig. Francefeo Torti , foggetto

tanto benemerito del buon ufo della

China China . Spiega in quello fille-

ma i varj periodi delle febbri
,

giu-

lla il diverlo grado di denfità , eco-

pia del vifeidurae, che più e meno
rillagna ora nell’ una, ora nell’altra

delle medefime glandule *

IO.; Pollo adunque il vifeidume

per
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P ?®- per cagione generale delle periodiche,

s' inoltra a fcorrerc tutta la ferie di

que’ tanti , e tanto varj fintomi , che

in eife s’ ofiervano. Afiegna due for.

genti di tanta diverfità, la prima del-

le quali rifonde nel vario grado d in-

erzia, e quantità del vifcidume j fa

feconda nel diverfo flato ,
apparato,

o coftituzione del finguc , in cui il

vifcidume fi fcarica ; il che non vie-

ne confiderato da Lorenzo Bellini ,

che folo dalle varie affezioni delvifci-

dume fa derivare i varj fcnomenidel-

le febbri

.

Il, Per n-eglio dilucidare que*-

fio fuo particolir fentimento appor-

ta la dottrina delle feparazioni de’

P-Ji. liquidi dalla maffa del (angue , illu-

ftrandola con la nobile olservazione

del Sig. Vallifnieri intorno la fabbri-

ca de’ canali fpermatici de lombrichi ,

e vuole , che il medefimo vifcidu-

me incontrandoli in un fangue ora ca-

rico di acidi , ed acuminati principi ,

ora difpofio a deporre il liero nelle,

parti del corpo , ora fervido , e gon.

fio di (ali , di zolfi , € di fpiriti , in>'

tavoli febbri di vario genio , e na-

turai onde fui piede di quello fifte-

ma
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ina fpiega con le leggi della meccani-

ca non lolo i particolari caratteri

delle quotidiane , terzane, c quarta-

ne , ma eziandio tra le maligne T
algida y la cardiaca y h letargica y la

fmcopale , la collerica , la fuccruenta,

la fcarlattina , la diaforetica , e la /of-

tentrante* Fa vedere il pericolo delle

periodiche ne’ pletorici , e difeorre

anco delie proporzioiiate . D ille qua-

li cofe raccoglie , dipendere tanti , c

tanto varj fintomi per lo più dal di-

.verlo flato del fangue , ed al più pro-

cedere dii fornice della febbre , come
da mera caufa occaftonale , ed ecci^

tativa .

Confiderà nell* ultimo paragrafo il

beneficio delle periodiche ne fluffio-

narj , diflingiie le depurative dalle

correttive > addiicendone le ragioni ,

c vuole, che alle volte il viicidume

rifonda nel iangue una viziatura sì fat-

ta , che dal iangue medefimo venga

polcia fomminiitraca la materia al me^

defimo viicidume.

Da i premeitì paragrafi come da

tante propofizioni cava i coroUarj

,

che fervono a flabilireun metodo ra-

gionevole di inedicare le periodiche>

Tomo xxni N e
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di maneggiare il febbrifugo . I. Se

il vilcidume fi pone per caiifa gene-

rale di qiiefìe febbri ,
1’ indicazio-

ne primaria farà di digerirlo , inci-

derlo, e confumarlo . Mollrafuque-

Ila maflìma fondato 1’ ufo de’ digeren-

ti deterfivi , aperitivi , e per confe-

guenza congruo l’ufo de’rimedj ama-

ri , come quelli , che fon dotati di

fali ruvidi, fcabri , atti a detergere ,

fchiudere,edafibttigliare . Fa un ri-

fleflb fopra la teorica del Bellini, fu

le tracce della quale fi farebbe più

agevolmente trovata le China-China,

di quelloche farebbe feguito con ladi-

lezione d’ altri fifiemi. II. Quindi con-

chiude , che la China-China non è
'

rimedio empirico, ed ametodico, af- I

Legnando i fuoi effetti in tutto il cor-

Lo dello ftomaco fino al fangue , co-

me pur’ anco nel fangue fteflb, equi

tocca la fpiegazione meccanica da lui

già propofta dc’granellini febbrifughi

nel Trattato. III. Diftinguele fìagio-

ni , e gl’individui
, in cui fi dee-.

P-+3. praticare , o tralafciare il febbrifugo,

ar egnando le ragioni pratiche d'un_.

Cale difeernimento . IV. V uole affo»

lutamente indifpenfabile la China-
)

China
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China nelle periodiche perniciofe , c

qui accenna il metodo dell’ ir.Iìgne Pro-

felTore dell’Arte , il Sig. Torti. V.In- p.

ferifce » che fe ugualmente la China-

China cfpugna le perniciofe , e le_»

benigne , non dee crederli tra quelle P-4<»-

febbri veruna eflenzialc diverlità in_t

ragione di caufa , e che tutto il diva-

rio dipenda dal più , e dal meno del

vifeidume, come p ure dal di verfo fla-

to dei fangue, in cui il vifeidume li

fcarica . Vi. Apporta altre febbri

mezzane tra le perniciofe e falutari

,

cd in quelle moftra problematico l’ufo

della China-China , inclinando però

a differirla, ad ularc intanto il meto-

do praticato dagli antichi. Vii. Spie-

ga poi meglio 1 ordine di curarle.*

,

ed accenna la ferie de’rifnedj ccnfic-

centi a tal fine. Due indicazioni prò-
’

pone, la prima d’incidere il vifcidu-

me , la feconda di regolare lò itato

del languc . Vili. Dilcorre di quefta ,

e del modo di eleguirla, onde tiflet-

tc fu la cavata del fangue, fu le be-

vande cordiali, e confiderà , quando

convengano o i uiluenti,ogli attempe-

ranti. lA.. Elaraina l’ordine di cura-

re le fottentranti , e bilancia le ra-

N i gio-

p.jo.

P D-
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gioni di ufare in effe , o non ufarc

Ja China-China . X. Vuole , che fi

replichi il febbrifugo per la prefer-

f,$i. vativa nella convalelcenza , non fo-

4o per impedire la produzione del vi-

fcidiime , ma eziandio per animare.»

il fangue a fvilupparfcne , quando

fi generi , ed entri nelle vene . XI.

Apporta una curiofiflìma offervazio-

ne fatta dal Lewenochio nel fangue

mifto con infuiione di China-China,

e fa vedere, quanto s’accordi con.»

le fue fperienze già nel Trattato prò,

pofte . XII. Per ultimo , quando il

vifcidume tira dal langue la fiia.»

fufiìftenza, loda, oltre la China-ChU
Ha, l’ufo del ferro , e dilapprova per

lo più il genere de’folvenci nella con-

valefcenza.
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ARTICOLO Vili.

Lettera del T,jìLES<>^'HpB.O BEKi
TI , Lucchefe , delle Scuole Vìe , al

Sig. Lodovico Antonio Muratori ,

intorno allo fcoprimento delle Reli-

quie di San Vamaleone , Martire^

"Hicomedieufe , nella Città di Lucca

V anno 1714.

Eruditidìmo Sig. Muratori •

E ccole finalmente pochiflìmo pi3
di ciò , che in foAanza fi con«

teneva in fucila mal digerita fcrit-

torcila, che, di ciò pregato, io fe-

ci già nello fcoprirfi l’ urna del Santa

Martire Pantalone Nicomcdiefe in

quefia città . L’ invio a V.,S.Eccellen-

tillìma , sì perchè ne le ho promefla ,

e sì principalmente perchè ella con

la fita vaftiflima erudizione m’iliiimi-

ni negli abbagli , che io facilmente

avrò prefi , avendo trovato al parer

mio la materia afiai imbrogliata , e

confufa per uno , che mette il primo
paflb in sì fatti ftud). Epcr venire al

noftro punto

,

N 3 Lue-
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Lucca mia patria , eflcndo , come

fa ella beniffimo, una città delle più

antiche d’ Italia , che fu già colonia ,

e municipio de’Romani , e fede poi

de’ Principi della Tofeana, pare a me,
che edere doverebbe fornita di bellif-

fìmi monumenti ,
quafi vehigj della

primiera grandezza fua ; ma eflendo-

chè il piano della città iiaoggi da S.

o 9. braccia più alto di quello , che

fofse ne’ paffati tempi , come più vol-

te fi è oflervato da’ nofìri fìudiofi delP

antichità , per rinvenire tali memo-
rie , le quali io non dubito punto ,

che vi fieno 3 converrebbe fcavare fot-

to terra con pericolo bene fpeflbd’af-

faticarfi in vano , per non faperfi il

luogo loro precifo j ciiendo fol tanto

avvenuto talora di feoprire vie fot-

terranee , condotti d' acque, fepolcri,^

urne, marmi, monete, flili fcrittc-

rj, e limili avanzi della gentilità , o
nel fabricare i fondamenti di alcuna

cafa, o in cavar pozzi, o in altra tale

occafione

.

Nulladimeno fotto la Chiefa par-

ticolarmente oggi detta de’ Santi Gio.

vanni, e Rcparata, o a quella intor-

no fembra , che più facilmente, fca>

van-
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vando , chi fi diletta di tali ritrova-

menti, potrebbe faziare il fuogiifto»

Egli c tradizione » non fo fe ben fon-

data, che dove fi vede oggi la cupo-

la del Battiftero , fofle un Tempio ,

a Diana dedicato, e racconta il P. Ce-

farc Franciotti nelle vite de’ Santi di

Lucca face, j
che alcune medaglie

antiche di confoli , ed altri fimili mo-
numenti ritrovaronfi nel fare i fon-

damenti di certa cafa incorno alla cu-

pola ftefla, e più modernamente l’an-

no idpz- nello fcavare vicinoad efsa

un pozzo fi trovarono, cinque fole o
fei braccia fotto terra, di verfi fcpolcri

con le offa intere de’ cadaveri , c quat-

tro braccia più fotto trovoflì un fuolo

di carboni con molte urne infrante ,

alcune di marmo, altre di rame, ed
altre di creta, in parte ripiene di cene,

re , oltre alcune altre vacuità dentro

un muro , nelle quali fi trovò pur
delia cenere, alcune monete, ed uno
ftile krittorio , come tifavano gli an-

tichi, alcune delle quali col detto fti-

le conferva prelfo di fe il Signor Vin-

cenzo Marchiò , Cappellano della det-

ta Chiefa, ed erudito affai nelle anti.

chità della patria.

N 4 Or
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Or queft’anno 171 4. è accaduto,

che , con l’ occafione di farfi dal Signor

Priore Amedeo Saminiati labalaiilìra-

ta di marmo della tribuna di detta

Chicfa, volendoli appianare il pavi-

mento di cfTa dietro all’ aitar maggio-

re , fi è fcoperto un vacuo , e quali

via fotterranca , balla aliai , ove io

appena entrar potei ben chino , con

pietre lavorate da ogni parte, la qua-

le fi fiende per cinque braccia in cir-

ca direttamente lotto il mezzo dell’

aitar maggiore , voltando poi verfo

mezzo giorno circa la lunghezza d’

un braccio , dopo di che s’ incontra-

no grofic pietre lavorate , onde non

fi è Ica vaco più innanzi ; il qual luo-

go si ben murato dà a divedere efferc

fiato fatto a bella polla forfè in alcuno

di quegli anni , ne’ quali per l’abbru-

ciamento di detta Chicfa, ella fu ri-

fiorata , come dirò più abbaflb.

. In quefio luogo appunto, che voi- -

ta dalla parte dell’ Epiftola fottol’al-

tar maggiore, luogo, ove mi ricor-

do aver letto nella vita di San Filip-

po Neri ,
che fi ritrovarono ancora >

corpi de’ Santi Flavia , Domitilla_. ,

Nereo , Achilleo , ec, fi fono trovate

due
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due urne , T una dell’ altra più gran-

de , col I^uo coperchio circondata di

ferri confumati però dal tempo tal-

mente, che ncU’eftrarfi l’urna anda-

rono in pezzi j e l’altra più piccola

,

e fenza coperchio ripiena fol di car-

boni i ambedue le quali tanto più me-
ritano una particolar confiderazione ,

quantochè moftrano di edere non gii

avanzi della gentilità, ma facre re-

liquie di Martiri , e per il luogo ,

ove fur polle, e per l’urna medefima

co’ loro lavori affai ben fatti , offendo

flati ufi gli antichi Crilliani fino de’

primi fecoli di ciillodire con onore-*

le reliquie de’ Martin, come fi vede

in Prudenzio nell’Inno de Exequiis

defun£lofum,e inSozomcno, che fti-

mola i gentili ad aver cura de’ morti

loro coir efempio de’ Crilliani de’

tempi fuoij il che ella fa con quel

fondo di fcelriflìma erudizione-» ,

che in tutte le opere fuc fi ammi-
ra.

L’ urna maggiore dunque è di mar-
mo bianco lavorato , col coperchio

parimente lavorato di due pezzi -, ed

il pezzo più piccolo, che viene a for-

mare uno de’ canti, fembrapiùmo-
N y der-
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derno del rimanente . Ella è circa due
terzi di braccio lunga , e larga un

terzo in circa , ed altrettanto alta i

dalle due parti laterali ha alcuni la-

vori di baflb-rilievo -, la parte di die-

tro è rozza > la facciata davanti poi

c divifa da due lavorate cornici in due

quadri, dentro i quali divifa fi legge

l’infcrizione in caratteri romani in

quefta guifa

4- HIC RE sci PAN
QVIESCIT TALEONiS
CORPVS. MRlS.v

Dal deliro Iato entro un altro qua-

dro fi vede fcolpito un ramofcello ,

che fembra d’ oliva , e dal lato fini-

flro vedefi in mezzo al quadro una

laftra rotonda di bafibrilievo a gui-

fa d’un’oftia , col Tko naacichetto fiac-

cato da efla lafira , e da’ lati fi ve-

dono fcolpite due ampolle picciole-*

fimili tra loro, fenon inquanto fo-

no un poco diverfe nella llruttura_i

del coperchio . Su’ canti poi , che fo-

no alquanto rilevati , fi veggono im-

prefie alcune quali fiammelle, e tutto

ciò non è fenza mificro. L’altra ur-

netta a guifa di piletta c afiai più

pie-
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piccola, e non fatta con tal diligen-

za , e vedefi piena di groflì carboni *,

intorno all orlo di cui fi legge di ca-

rattere mezzo gotico: carbones ìncen-

I forum.

I

Riferbandomi a parlare forfè in

i altro tempo di quefta feconda urna

I riferirò per ora brevemente a V. S,

Eccellentifs. ciò, che io ho trovato in-

torno alla Ifcrizione della prima , e

ciò , che a me ne paja ; cioè , fe ve-

ramente il corpo di S. Pantaleone fi

ritrovi in efia : imperocché molti fo-

no rimafìi maravigliati di quello ri-

trovamento, non credendo mai poterli

ivi ritrovare quel fanto depofito .

E primieramente,come ella fa, mol-
ti e diverfi fono fiati i Santi di que-

fìo nome. Balla vedere il Martirolo-

gio di Beda , il Romano , e l’antico

illullrato dal nollro Francefeo Maria

Fiorentini . Di San Pantaleone Nico-

mediefe io intendo parlare , eflendo-

chè altri che lui efierc in quell’ ur-

na al parer mio non pofla
,
per quan-

to ci dimofirano non folo i fopradet-

ti lavori di bafibrilievo fcolpiti nell*

urna, che fol tanto hanno relazione

al martirio del Santo Nicomediefe.* ,

N (> ma
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ma anche ak^e figure di antico lavo-

'

ro, che fi veggono in altra cafTetta-.

d’argento , in cui dal Signor Priore

di detta Chiefa qualche parte della

di lui tefta fi cuftodifeej il che tutto
i

concorda con la fola vita del Santo
'

diNicomedia, fcritta diftefamenteda

Beda, daLTfuardo , dal Meta fra(le ,

dal Ribadeneira
, e da altri ; c fingolar-

mente in un codice mf. della fua vita , ,j

che nella Libreria di S. Maria di Fi-,

renze fi conferva , citato dal P. Mone- •

faiicon nel Diario Italico pag. jji. fiij

ha la fìoria dell’ arbolcello che fem--

bra d’oliva , ed altre particolarità ,,

che illufirano , e danno chiarezza a)|

que’ lavori

.

Di quefto Santo dunque parlando,,

10 fon d’ opinione , che la maggior [|

parte almeno del fuo corpo fi tro--

vi da gran tempo in Lucca, e ch&^-r

altre Città, le quali fanno lor gloriai

11 polTedere que(to facro cadavere-/,,

abbiano o reliquie d’ un San Panta-

leone, chenonfia il Nicomediefe , oif

forfè qualche parte di quello , ma_..

non mai intiero ; nclTuno potendolo

provare con le conghietture e le tra-
|

(Unioni, con le quali da noi fi pruo-

va.
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va, le .quali tutte infieme unite ven-

gono a formare una morale certezza ,

che egli fia a Lucca , ed in quella

urna

.

E primieramente la più antica_>

notizia , che delle reliquie di San^
Pantaleone ne’ facri Scrittori mi fia

riufcito trovare -, fi è ciò , che leg-

gcfi nelle Opere di SanGio. Dama-
fceno Orat. 3. de imaginibuspag.

a tergo edit. Tarif. 1 ^77. ove dice^

eflerfi convocato da Tcodofio un_*

Concilio in Cofìantinopoli , il quale

piace ad alcuni di contare il II. ia_<

numero tra gli Ecumenici, cdclferlì

radunati i Padri in un oratorio, ubi,

fcrive il Santo , Beatorutn Tantaleo-

nis , & Marini pars reliquiarum con-

fervatur . Dal che non fi deduce già ,

che quelle fante reliquie vi fodero

fino dal tempo di detto Concilio ,

come fembra , che ne deduca il Ba-

ronio all’ anno 381. in cui fi con-

vocò fecondo lui il Concilio fteflb ,

dicendo egli : Erant in que’ giorni ,

in Oratorio reliquia Tantaleonis , &
Marini Martyrum : ma vuole il Santo

iblamente fignificare, che vi erano,

^ quando egli fcriveva conjervatur , cioè
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dopo il fcttecento, nel qual .tempo

egli vifse.

Dopo il poi , comeracconta
Agobardo Vefeovo di Lione j gli Am-
bafeiatori di Carlo Magno inviati in

Occidente j ripaflando nel loro ritor-

no per l’Africa , ne riportarono, di-

ce egli, il Capo di San Pantaleone ,

del che fa ricordo anche il Mabillo-

ne negli Analetti tom. pag. 407.
Chi fa però, e chi può altri render

certo, che egli foife il Nicomediefe?

Non potrebbe dubitarli coireruditiflì-

mo Tillemont , che l’Africa abbia

avuto un Martire di quello nome ?

Di un San Pantaleone parla anche_«

Ugone da Flavignì , come ho tratto

dal Labbe Bibliotheca nova mfi. Tari^

fiis anno ferivendo egli che-*

un Vefeovo di Colonia mandato da

Ottone Secondo Imperadorc all’Im-

peradore di Coftantiaopoli , riportò

daNicomedia il corpo di San Panta-

leonc , che pofe a Colonia . Ma io

anche qui temo , che abbiano prefo

abbaglio coloro , che ciò fcrivono ,

fapendpli , che circa quegli anni le

reliquie del Santo non erano in Ni-

eomedia, eche le reliquie, che fono
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in Colonia , fi fono avute da Roma ;

fcrivendorCIghelii , ilBaronio, edil

Ciacconio all’ anno 94^. che le riportò

il Cardinale Ademaro da Roma in_»

Germania , citando Rogerio fcrrttorc

della vita di quefìoCardinale fuo con-

temporaneo» e d’incorrotta fede » è
nulladimeno anche di queftopuò du-

bitarli » fc fia il Martire di Nico-

media

Comunque la cofa fi andafie in tcrti-

pi così ofeuri j e lontani da’ noftri ,

egli è certo, che da quello fecolo in-

poi noi troviamo una non dilprezza-

bile tradizione, che il corpo di detto

Santo fia preflbdinoi, cnellaChiefa

fuddetta, benché non fi pofla mettere

in chiaro il trafportamento di effe re-

liquie alla nollra Città , forfè per ca-

gione di efferfi bruciato più volte l’Ar-

chivio, e laChiefa de’ Santi Giouan-

ni , e Reparata, una volta nel 1 241-

che fi rifìoròpoi a fpefe pubbliche,

e l’altra nel 1430. rifìorandola allo-

ra Muto Cecchi, Priore di detta Chic-

fa , c Vicario Generale
, e poi anche

nel 1484. porgendo grande ajuto alla

fuaTifìaurazione un taleNicolao Fran-

chi , come fi ha dalle autentiche fcrit-

tu-
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ture del publico Archivio

.

Eflendofi fpeiTo denominate le Ghie,

fe da’ facri Dcpofiti , chepolTedevano,

potrebbe edere , che U corpo di San

Pantaleone molto anticamente fofle

trafportato alla detta noftra Chiefa , e

le averte dato il nome > trovandofi elTa

fino nel 5)84. nominata la Chiefa di

San Pantaleone . Anzi oflcrvandofi, che

negli anni antecedenti non le vien da-

to- tal titolo, potrebbe fofpettarfi, che

il trafporto del corpo di quefto Santo

a detta Chiefa le cangiaflfe il nome ,

che avea avuto fino a quellora. E que-

fto, eh’ io dico , fi può anche conghict-

turare dall’ efempio di altre Chiefe di

quefta Città , come della Chiefa oggi

detta di San Paolino, primo noftro Ve-
feovo, la quale avanti , che vi fufle

trasferito il di lui facrodepofito, di-

cevafi della Santillima Trinità, e poi

di Sant’Antonino : e da quella oggi

detta di San Frediano , la quale pari-

mente avanci che portedeflfe il corpo

di lui, dicevafi la Chiefa di San Vin-
cenzo.

Ora chi vuol difeernere, che anti.

chamente fu chiamata Chiefa di San
Pantaleone quella, che oggidì è ap.

pel-
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pellata de’ Santi Giovanni e Reparata,

non ha che ad entrare nell’Archivio del

Vefcovato di Lucca, e folto il fcgno

4^4* vedrà uno ftriimcntoantichidimo

rogato per mano di Ser Pietro Notajo

Imperiale ai ifj. di Marzo dell’anno

<>84. in cui il Vefcovo Teodegrimo»
o Tegrimo ordina certo Prete per la

detta Chiefa , e chiamala dc’Santi Pan-

taleone. Reparata, e Giovanni . Nè
creda già , che a ciò provare quefto fo-

]o ftrumcnto fi trovi • Egli è il piu

antico, non l’unico 5 eflendo che da

molti altri fi trae eflcrfi così detta an»

che negli anni feguenti ,e fingolarmen-

tc fi trova così chiamata nel 1014.

nel 1017. nel 1071. e fino nel iioo. e

nel lioo. Oltre di che fi ritrae ancora

dallXIghelli Ital. Sac. tom. 5. pag.
3 y j.

da quelle parole : Joatines Tatria Lu~

cenjis Tetri Valberti Filius , Epifcopus

Tiftorienfis circa amum i®io. multa

bona conceljit Ecclefiis , dee dire , Ec-

clejia S. Tantaieonis Reparata Dice-

cefts Lucenfis

.

lo non intendo già di feri vere in una

materia nÓ contradetta.So alcuni co Eri-

bcrto Rofveido fopra il Martirologio

d’ Adone volere altrove circa que’tem-

pi
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pi le di lui fante reliquie i nè io le

contrafto loro » folo ftrano mi fembra

,

che come fi legge in cerca leggenda di

qucfto Santo ftampata in i a. quelli an-

ni addietro in Roma, fi voglia , cheim
di lui braccio in più, e diverfi luoghi

fia venerato . 1 1 che mi fa alferire fran-

camente , che di molte reliquie di que-'

fto Santo , le quali altrove collocate

fi vogliono , farebbe d’ uopo farmi

vedere le autentiche fcritture per con-

traporle alla nofira tradiaione

.

E qui non iftimo inutile per chia-

rezza della materia il regiftrare ciò >

che fi c poi trovato nell’ urna. Oltre
gran parte della dentatura e delle man- •

dibuie con altri olii, che erano nella .

diluitefìa d’argento, che ogni anno'

s’ efpone per la fua fefta alla venera-

zione de’ Fedeli , nella cafla di marmo ^

aperta in'prefenza di Monfig. Vefcov

fi fono trovate le falangi d una mano
a odi de’ piedi, un pezzo di oflfo fa-

cro, un altro dell’ ilion , fette pez-

zetti d’ oflb della mano, un pezzo di

cotta delle mendofe, circa So. minuti

pezzi di altre oda di verfe, un dente ,
due pezzi dell’ otto petrofo

, 3 <>. pez-
zetti diverfi d’oflb, con alquanta ce-
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nere. Ciò , che none alcuna parte di

quefte, quando abbia Icfiie pruove ben

fondate j io non ho difficoltà di con-

cederlo a tute’ altra città > che a_«

Lucca

.

Qui , oltre il già detto di fopra ,

fc noi andiamo nella Libreria di San

Martino, che fu già del famofo Felino

Sandei , nel Banco fegnato N. I. in

un libro M.S. in carta pergamina in

foglio fegnato n. 17. a cui manca il

frontefpizio , e foloinfine fi legge di

caratter moderno rifpetto a quello ,

con cui è fcritto il libro , che è an-

tichiffimo : Orda officii feemdum B.

Hieronymum , & alias SS. DoBores

Ecclefm revifus per D. T^colaum Te-

grimttm jlrtyd. anna MDXIIII. trove-

remo a i 17. di Luglio: In'Hat.San-

Bi Tantaleonis deTaJJìone e^us miT.
kBiomm facimus , omnia cantamus

demo Martire . yefperas majjores apud

SanBam Keparatam celebramus , ìbique

honorificè reficimur , e poco dopò : Mif-

fam ma\orem apud S. Reparata celebra-

mus . Dal qual modo di notare l’uffizio

gli eruditi tutti ne deduranno facil-

mente eflere quefto libro fiato fcritto

circa il izoo. ed in vero nell’Indice-

di
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di detta Libreria fi fegnacome codice

del 1150. Dunque , or dico io , in

quegli anni era il corpo di San Pan-

taleone a Lucca nella Chiefa di Santa <

Reparata, poiché per qual motivo

farne un tale ufizio, e fare quella di-

ftinzione di portarli il Clero delia cat-

cedrale in tal giorno a detta Chiefa ,

fe (lato non vi folTe il di lui corpo >

Tanto più che cofturaanza tale non fi

legge in detto libro eflerfi ufata, fe non

verfo quelle Chicle, che poffedevano

fenza controverfia qualche facro fimil

depofito, il dì della lor fella , e lo veg-

giamo chiaramente per adurne un 1

«fempio , il dì della Fella di Sant’ A-
leflandro Papa , il di cui fanto corpo :

non ha dubbio* éflere a Lucca nella 1

Chiefa del di lui nome , imperocché :

ivi ancora fi legge: Fefperas maiores

apud SanSium ^lexandrum celebra-

mus , ubi prò honore ilhus Sanali ,& '

devotione etiam B. Martini honorificè

reficimur . Il corpo di Sant’ Alefiandro '

fu trasferito a Lucca da Alcfiandroll.

Papa , che fu creato nel iq6z.
Ma, la Dio mercè, feguendo l’or-

dine cronologico , mi trovo pure ad
argomenti anche più chiari . Riferifce

il
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c
II P.Franciotti ne'Santi di Lucca , co-

li
me il 1444. fccefi dal Senato un Dc-

i.
treto, che gli Anziani , e Confalo-

1
nicre della Repiiblica vifitare dovef-

fero le Chicfe , che cuftodi vano corpi

fanti il giorno della lor fetta. Tal de-

creto a me non c riiifcito trovare .

(N’ho ben veduto un altro limile fat-

ato il i44<S. ai 23. di Giugno, ere-

^plicato a’ 2 2. d’Agotto , che può da

! ognuno vederli nella Cancellarla di Pa-

lazzo , libro di Decreti foglio 27. an,

no 1446. die24, Julii li trova quefta

j

ordinazione per il dì di San i antaleo-

ine. Magnifici, acpotentes Domini

ciani & FexilUf. fuftitt/e 'Populi , elT

C ommmis Lucenfis una cum tribus e/e-

&iis civibus fuper veneratione fan£Ìo~

rum dtcreverunt ut auUontate eis da-

ta a generali cotfilio die i3.fulii,diem

2 /. prafentts Meufis effe feriatam ,

quo ad fus reddendum , Artijicum Mpo-
tecas daufas teneri debere , & quod

magnifici Domini Mntiani debeant di-

£la die ex ire ad Miffarn inEcclefia S.

Joanmsp opter Feftufn S.Tantaleonis,

tujjus corpus efl in diÉla Ecilefia col-

locatuni
, & offerre teneantur libras

-quatuor cera in quatuor candeLis

,

ec.

Qual
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Quai atteftazione più chiara della pre- ,

fente? Si avea dunque allora,comur
,

nemente per indubitato ritrovarli jn ij

detta Ghiefa il corpo del Santo Mar-

tire Pantaleone. E perchè non dovrà ìj

crederli adeflb , tanto più che dura an^

che a’ dì noftri. la fopraferitta coftu^
;

manza, di otFertre il Principe le quat-, 1

tro candele il giorno della fefta.di que-
j

Ilo Santo a detta Chiefa ì

Palliamo dall’ Archivio del Palazzo

a quello della Cattedrale , dal quale

Etra» , che de’ Santi, le di cui iacre

olTa nella Città li ritrovano , le ne deb-

ba celebrare, per privilegio fpsciale,,

da tutto il Clero l’ufizio foienoe ,

Or fe troviamo l’ufizio diSanPan-ij

talcone Martire di Nicomedia elFcrfi ce- '

lebrato ab antiquo doppio e folennt dri

nove lezioni nella Diocefi di Lucca
;

maggiormente verremo a conofeere ;;

elfev vi ftato , e per confcquenza elTcs-

vi di prefente il fuo lanto corpo . E'

qui dee primieramente fanerlì come’

le venerande Monache di San Michea
letto polFedevano qualche anno fa uf

antichiifìmo Breviario Icritto in per

gamella , il qiule è fiato veduto di

molti, ei P, Franciocti locica a fol

45/ 8 .
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1

45^8. de»r opera lua de’ Santi di Lucca >

nel qual Breviario a i 27. di Luglio fi

leggevano difteLimente le Lezioni di

quello Santo. Così non fofie egli per

1
poca cura andato a male , come po-

tremmo mollratlo
, a chi volefie ve-

derlo, Oltrediqueftoin un Antifona-

rio in foglioin cartapecora, che neU
la libreria della Cattedrale fi conferva

Banco lecondon. i ^2. fi leggono con

le lue notedacanto le antifone deiru-

fizio di San Pantaleonc . Dal che , e

da ciò, che abbiamo detto di fopra ,

fi vede quanto lìa vero, che in Lucca

Lene ceiebralse aque’tempi Tufizio.

Si ofservi che quello Antifonario , fc

c vero, che fofse delle Monache di Pon-

tetetto , come fi cava da quelle paro-

le, che vi fi leggono *• jfie liber efi

Monache S.Marm de Tontetetto , cc.

farebbe più antico dei 1144. a vanci al

qual anno furono else tr«.sferite in cit-

tà e unite ai Monaltero di Santa Giu-

ftina^ le pure non vogliamo dire, che

fi leguitalse a chiamar le Monache di

Ponc'etetto per qualche anno anche do-

po la loro traslazione in citta . il lor

monaltero era ancichifiimo, e fu fa-

bri-



3 I ^ Giorn. db’ Lbttbrat I

bricato, come fi ha , dal Franciotti l’an-

no di Chito 8oi.

Mi dia licenza, Sig. Muratori dot-

tiflìmo , che io cop
j
qui alcune di que-

lle Antifone , Canto più, che feorgefi

da loro quanto al iolo Martire Nico-

mediefe convengano; Tatitalron Senci-

toris Euftorgii FiUus in “HiCbomediA

Civitate fuit eruditus liUens liberali^

busfru^um datunts in temporefuOy E vo-

vae a Beatus vir.se Hmc Mugifier ejus

Eufrtfmus Medicus fape duxit fecum

in Talatium , ubi Reges > & i>rincipes

convencrunt in unum

.

Evovae. a. De-

dit ilU Dominus in corde fua Utitiam ,

&frequentane Domum Vresbiteri con~

firmabatur in fide. Evovae. 2^erP4«-

taleonem nec dum baptiz,arumfecit Deus

miraculum , ficut Centurio ante bapti-

fmum accepit Spirittm SanBum. Domi-
ne quam admirabile efl nomea tuum ,

Evovae . i.Baptizatus Vantaleon aver-

tit Tatrem fuum ab Ydolorum cul-

tura i quoaiam in Domino confifus

eft ec.

In un altro Libro di Canto ccclefia-

ftico parimente antico fcritco in per-

gamena in foglio nel ilanco fecondò n.

iji.
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1 r. della predetta libraria fi legge nel

di di San Pantaleone quella Antifona :

^defl Beati Vantaleonis fedivafolenni^

tas y
qui fenatoris filius faUus efl /e*

ììator Curine CceleJìis.L^etetur EccUfia ,

exultet clerus
y
gaudeat populus . Bea-

te Tantaleon Martir Xriftì intercedeprò

nobis ; ed altre antifone, che lungo fa*

rebbe il copiarle qui tutte, tanto più,

che alcune non afEuto bene s’intendo-

no , le quali più ottimamente confron-

tano con ciò , che di quello Santo Mar-
tire fcrive , oltre li fcrittori della fua

vita, ilCodiceM.S. della libraria fo-

pracitata di Firenze, c San Fulberto

neirinno, che fopra San Pantaleone

.fi legge nel tom.3. della prima edizio-

ne della Biblioteca de’ Padri , enei i S.

della feconda. Altri pur vene fono

de’ libri ecclefiaftici , che contengono

rillcfseantifonc , e fingolarmente uno

fegnato n. i
5 3. Da’ quali tutti fi dedu-

ce, che anticamente lenefacelse ufi-

zio particolare in quefta noftra Città ,

il che unito con l’altre prove viene a

confermare, che a Lucca fofse il cor-

po di qucfto Santo,

Nel fecolo X VI. era ciò tantocerto,

che Giofeppe Fedeli , altrimentedeC-

TomoXXVll O to
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to il Catenello da Lucca, Poeta afsai

rozzo , le di cui poefie ftamparonfi in

ottavo il I
j j I. ed altre il 15} 3. in Vi-

negia , nel capitolo primo , in lode del

Volto Santodi Lucca,numcrare volen-

do i corpi fanti, che in <juefta Città

fi truovano, mette con-gli altri in lifta

San Pantaleone in quelli veri! : ‘

Veggio quel Paulino a tutte Vote

Con Antonino y Alejfandrò ridiano

Moftrarfi Jitihondi del Juo honore .

Apprejfo a quei Teodoro, e Romano
Pantaleone, Regolo, e Davino

,

Agnello Catto Senefé , e Pontiano,

Or trovandoli gli altri corpi di quelli

Santi nella nollra Città, converrà di-

re, che vi lì trovi anche quello di San

Pantaleone . Noi veggiamo dagli atti

della vilita di San Giovanni fatta dal

Vefeovo AlefsadroGuidiccionc, che fu

nel I 5 61. come i Canonaci francamen-

te difsero ritrovarli il corpo di S. Pan-

taleone nella lorChiefa, e nel luo-

go appunto , in cui s’ è ritrovatoqueft’

anno. Ecco le parole degli Atti,i quali li

confervano nell’ Archivio epifcopale .

Interrogati an ditta ecdefia collegia-

ta fit confecrata , refponderunt quad

numquam eerum tempore fuit in ditta

EccUfia ielebratnmfeftum Dedicamnk
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ipfius , fed quod reperitur in quodam
antiquo miffali in carta hadim nota-

tum die mna menfis Junii effe feftunt

Dedicationis SS. Vantaleonis , & Re-

paratie . Idem corpus efl in ipfa y ec.

c poche linee dopo, /tem interrelati

dixerunt quod in di£ia Ecclefta requie-

fcit y ut dicitur , corpus S- Tarttaleo.

nis ,
quod ed fub altari maiort di^

EccleffiC. Nc è maraviglia che fi la-

fciaifero in ciò guidare dalla fola voce

comune , ficcome anche , che il P, Cc-
iàre Franciotti poi ne dubitafle, <o-

jtiechè aveflc veduto nel fiiddettoBrc-

•viario di San Micheletto quelle parolet

S. Vantaleonis Martitis y cu'ìus corpus

<ft in Ecclefta S. ffoann.s majoris ,

c così altri di que’ tempi > imperoc-

ché tal dubitazione nafceva dal non

cflcrfi mai fcopcrto a di loro il luogo

ove egli era porto , onde cominciarono

a temere della antica tradizione' Sic-

ché a’ di noftri vedendo quella facra

urna fcoperta dobbiamo ripigliare l’an-

cica certezza , che quello fia il corpo di

San Pantaleone Nicoraediefe

.

Vedefi ancora nella libreria noftra

di corte Landini un Meflale Romano
antico ftampato in foglio grande Lucee

O z apud
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"ópud Fincentium Bufdracum MDLXIIl.
incui nel Calendario, che gli (ì luol

porre avanti , fono notati fotto il giorr

no della lor fetta tutti i Santi , f cor?

pi de’ quali fono nella Città di Lucca

,

benché npn di tutti loro fi celebri dal-

la Chiefa r ufizio . Or nel mefe di Lu-

glio fìileggc Fl.Cal.xj. Tanthaleonis

Mart. ec, InEc.S.Joatinis^&Repara-^

tx i ec. il che non folo vuol accenna-

re, che ivi le ne faccia r ufizio , ma
ancora che ivi ripofi il fuo corpo ,

vedendoli fempre accennata la Chiefa

folamente aldi della fetta di que’Santi

,

che in efia hanno il loro depofito .

Qucfto fi vede due volte in quetto ttcf-

fo mefe , imperciocché il primo gior-

no fi nota : Catendis S. Lucina Ma.
tronx Romana . In E. Cache, e poco

dopo : IIILId. 1 1. Vaulini Epifcopi Lu-

tenfis , & Martiris in E. fua , fapen-

dofi ben da tutti che il corpo di Santa

Lucina fi trova in S. Martino, c’I cor-

po del noftro Santo Vefcovo Paolino

nella Chiefa di San Paolino nominata

lì conferva . Ciò anche più chiara-

niente fi vede fotto il terzo giorno di

faggio» in cui c la fetta de’ Santi

Alefi'andro , Evenzio , e compagni

Mar-
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Martiri, poiché volendo fare intendere,’

ove ripofafle il corpo di Sant’AleflTandro

còl foggi ugner folo in Ec. fua non fi

farebbe intefo di qual corpo parlafTc,

onde fu coftretto chi fece il Calenda*

rio a mutare ftile , c da qui dare ad

intendere quello, che voleva fignifi-

care altrove con quell’ aggiugnere in

Ec fua 9 o Amile, icvivcndoi^lexan^

driy Eventiiy & fociorum martirum^

poi foggi ugne:forp//5 S.^lexandri infua
£c.Dunque quando vi pone laChicfa^^

intende d’accennare il luogo, ove ri-*

pofano i corpi de’ Santi, de’ quali fi

fa la fcfta . Dunque il corpo di Saa.#

Pantaleone c in San Giovanni, eflen-

dochc quefta Chiela viene ivi accen»

nata* Si vede queftoanche nelle Lita-

nie di detto MeÀale,nellc quali elfendo

aggiunto folo il nome de* Sanci,i corpi

de’quali a Lucca lono,vi fi vede aggiun-

to anche il nome di San Pantaleone*

Vincenzo Civitali che mori circa il

102. ftorico affai veridico delle cofe

noftre, nella ftoria fua mf. chiaramen-

te afferifee il corpo di San Pantaleone

ritrovarfi nella Chiefa di San Giovan-
ni . E perche fi vegga

, che egli par-

la del Nicomediefe , 10 copierò qui
O

3 ciò,
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ciò, che fcrive nel libro fecondo della

feconda parte fol. 1 2 della copia , che
nella noftra libreria fi conferva, ove
dopo aver raccontato il Martirio del

Santo foggiugne: LXdendo tutte quelle

cofe l’immaniflìmo Inaperadore coman-
dò che queir albero fofTc tagliato,e il

corpoabbruciato , il che fu fitto, ma
gli fpicutatori, e foldati , che gui-

daronoSan Pantaleonc non tornarona

a quello- . I Criftiani le reliquie del fuo

corpo prefero,e le feppellirono nel me-
defimo luogo dove fu decollato , che fu

fuori delle muradellacittàdi Nicome-
dia nella villa d' un Adamante fcolafti-

co ,, il qual corpo, anzi le ceneri con la

tefta , la quale mi fu raoftrata dal Re-
verendo Prete Gio. Batifta Priore de’

Cappellani di San Giovanni » fono,co-

me c detto , benché non ho trovato

la traslazione , in Lucca, del quale fi

celebra la fua, commemorazione il

Calsnde diAgofto, che £ii il giorno

del fuogloriofo martirio. Di Copra fog.

81. a tergo avea fcritto parlando del-

la Chiefa di San Giovanni : Nella qual

„ Chiefa fi celebra folennemcnte la

„ fèda di San Pantaleonc Martire alli

» 27, di Luglio , imperciocché qui-
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,, vi è il fuo Satitiflìmo corpo,.

Venendo poi nel i ^7^. U vilìta di

Monfig. Vefcovo di Riniini
,
parimen-

te fi confermò efler tradizione , che

nell’altar maggiore ci fofie il corpo di

quello Santo . Gli atti di quella vifita

apollolica fi confervano nell’ Archi-

vio del Vcfcovato , da’ quali tratte fi

fono le parole feguenti: Fifttavit re-

liquias qmrundam SanSiorum in Sacra-

rio dìB^tEcdefia (cioè di S. Giovanni)

ajjervatorum , inter qtias adefi caput

SanBi Tantaleonis , quod in die fejìa

ejufdem exhibetur deojcuUndumy& qui-
libet deofcuiatur os capitis ejufdem >

& oftenditur cum luminibus , & plu-

viali, ec. il che tutto fi fa anche sl di

noftri , & in altari madori fertur ejfe

corpus dìBi S. Tantaleonis . Sicché v*

era anche allora quella voce comune ,

ma forfè per efler fama, che folTe nell*

aitar maggiore, e non qualche braccio

fotto terra, come fi è veduto, fi fla-

va folo fulla voce comune

.

Si aggiunga per non leggier prova

unita alle altre, come nel i ^78. in cui

fi diede principio a rifare di bel nuovo
il Palazzo publico della Signoria di

Lucca conforme il difegno datone da

O 4 Bar-
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Bartolommeo Ammannati , Architetto

del gran Duca di Tofeana , fi usò fcol-

pirc fopra le porte delle camere abitate

dagli Anziani , e Gonfaloniere della

Sereniflìma Republica il nome di un
Santo non folo , che fofle Protetto-

re particolare della Città , ma an-

cora che il corpo di lui a Lucca fi cu-

ftodifse, come fi vede ne’Santi, i nó-

mi de’ quali fopra le dette porte fi leg-

gono. Or ritrovandoli i vi fopra una
di efsc il nome di San Pantaleonc j co.

me full’ altre quello di San Paolino, di

San Frediano , cc. perchè vorremo noi

dire, chedi quefto folo in Lucca non
vi fia il depofito ? Anzi da ciòfidc-

duce , che come degli a’itri Santi vi è,

così efler vi dee anche di San Panta-

leone , e fe v’è, non altrove certa-

mente che in quella calTa di marmo .

E benché nel 155)5. a’ 5 1 . di Ottobre,

circa le 7. ore della notte, accelofi il

fuoco per caufa di alcuni carcerati nel-

la parte di fopra {del Palazzo , bru-

ciaflcdilui una parte, come fi badai

libro de’maleficj nella camera publi-

ca foglio 7ói,riwUadimeno refìò illefo

il dormitofio, fopra la porta delle di

cui camere quelli nomi fi veggono *
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Sicché egli è il dormitorio antico

e antica e 1’ infcrizione , cioè per

10 menoavaricial 1^78. Dal chetutto

ne fegue edere fiate già da gran tempo
avanti in Lucca le facre ceneri di San

Pantaleone.

Negli anni poi più vicini a’ riofiri

trovanfi Calendari di quefia Diocefi

per rufizio divino, che l’alTerifcono.

11 più antico, che fiali veduto, c quel-

lo dell f So. il quale fotto ildì 17. di

Luglio Legna la fetta di San Pantaleone

in quefia guifa: Feflum S.Vantdeonis

duplex, cu'fìs corpus requiefeit in Ec-

clefia S. Joannis . A me non è riiifci-

to di trovare i fuffeguenti , fe non dal-

rannoi<37i. in qua. Quello dunque
dall' anno 1671. dice; 27. Per. 1. Tan^
taleonis m. ec. Corpus S. Tantaleonis

requiefeit in Eccl. SS. Jo.& Eeparatre.

Quello del 1672. replicalo fiefso ,

quello del 73. parimente , c cosL

fufseguentemente fino al 1 6^ 6. nel Ca-
lendario del qual anno non fi dice ove

fia il fuo corpo > e così ne’ feguenti .

Il 1(j8i. poi fi ripiglia a notarefet-

to i 27. di Luglio; Corpus S. Tan-
taleonis requiefeit in Eccl. SS.Jo.& Ri-

parateti il che non veggo però notato

O f ig
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ìfT quello del 1683. nè più per entro

i Calendari feguenti ^ Qticfìa incon-

fìanza fa vedere la dubitazione » che fe

ne aveva , come ho detto di fopra ,

per non averlo mai ritrovato , ed efser

fempte a’ lor giorni (iato nafcofìo ,

onde non vedendo'l fancocorpo comin-

ciarono a temere i Liicchefi d»lla anti-

ca tradizione , e voce comune »

il Ferrari però , che vifse circa it

1 6 16» nell’ opera fua de Sa»£Ìii Italia,

nell’Indice, che vi pone avanti , de’

torpidi alcuni Santi afsegnati in più

luoghi fcrive così S. Tantaleonis

Luca in Ecclefta SS. foamisjÓ' Tauli

f dee dire & Reparata ) & P'igiliis, in

spuliti in Ecclesìa propria . Nel dc-

corfo poi dell’ Opera al giorno 17. di

Luglio prova dottamente contra Paolo

Regio efservi due Santi di quefto no-

me , ed uno , che non è il Medico Ni-
comediefe noftro , ritrovarli in Bi-

feglia, città della Puglia- Curiofo è

a vedere il Bucelini nel Sacrario Bene-

dettino T.i- ftampato in Augufta il

16^6, imperocché dicendo a pag. 34.

che il corpo di San Pantaleonc lì con-

ferva in Lucca > a pag. 10. vuole ,

che fi trovi pure altrove . Ma finia-

mo-
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mola con le parole del celebre Fran-

cefco Maria Fiorentini, che nelle An-
notazioni al Martirologio di San Giro-

lamo parlando di quello Santo marti-

re il dì 28. di Luglio così fcrive: In

Vrbe Luca Thufci<e "Patria mea iam
olìm Corpus in BafdicaSS.foannisÓ*
Reparata quiefcere multorum Secalo-

rum opimo fuity caput quidem,ec.

Indifcordanzatale pare a me,eru-
ditiUìmo Sig. Muratori , che Lucca

pofsa ben gloriarli di avere ragioni

maggiori , che non hanno l’altre città,

a pfrovare il pofsefsodel di lui facro

corpo , le quali ragioni io ho qui efpo-

fìo femplicemente al fuo finodifcerni-

mento, acciò ella abbia la bontà di

ponderarle, e di illuminarmi, fe io

foni in inganno , efsendochè farà con
ciò un atto di carità ad un fuo

Divotifs.Obbligatifs. Servid.

,
. Alcfsandro Berti

.

1

O 6 A R-
«...
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ARTICOLO IX.

Sagg] de' Letterati efercizi de' FILEH-
GITI di Forlì, Libro fecctido. Con-,

tiniiazione deirArticoloIV. del To-
mo XXYI. pag.iSó.

E1 fiiddetto Articolo del Tomo
IM XXVl. è flato efpofto da noi

quanto C contiene nelle XXIV. Le-

zioni fopra r imitazione poetica com-
poftedal chiariflìmo Sig. Conte Fab-

bricio-^ntonio Monftgmni ; uno de’ lu-

mi principali della nobijiflìma Acca-

demia de’ Filcrgiti . Egli c degno ,

che con la mcdefima diligenza fi ri-

ferifca in riftretto da noi anchequan-

to fi contiene neLarimanente di detto

IL Libro »
-

II.

Seconda Varie del libro fecondo de’ let-

terati e/erci^j de’ FILERGITI di

Forlì, in cui fi contengono dieci So-

netti del Petrarca oppugnati da ifud-

detti Accademici , epoi difefi , eri-

dotti al morale in fine di ciafcuneu

Apo-
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apologia da ÒTT^Fl^Vfi TE-
TRIGl^VJ y Segretario dell’ac-

cadèmia , ec.

Non Tappiamo, fe maggiore fia_»

la difgrazia degli Scrittori più cele-

bri per eder di continuo foggette T
Opere loro alla cenlura degli uomi-
ni , anche nelle cole dove fono più

degni di lode > o pur la loro fortuna

per elTer quelle difefe, anche nclle_#

cofe , dove forw potuti ingannarli .

Certo è, che in ciò che riguarda e

la cenfura , e la difefa , la critica è

Tempre ingiufta ,
perchè ferve più

a far conolcere la pallìone , che il ve-

ro , e più torto che inrtruire , con-

fonde j epartorifce più del profitto 1*

errore. Quando però avviene, cheli

efamini un componimento a puro og-

getto di letterario efercizio , e affin-

chè Te nelcuopra interamente il mi-

dollo per utile o infegnamento di chi

vuole imitarlo, non fi può abbaftan-

za commendarne 1’ efame,maffimamen-

tc ove querto efea di mano a perfone

dotte, e intendenti. E di quello gene-

re appunto noi giudichiamo le op-

pofizioni fatte da i Sigg. Accade-

mici
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mici Fileggiti ad alcuni Sonetti del

Petrarca, eie Apologie che fe ne leg-

gono fatte agli fteflì Sonetti dal Sig.

Tetrignani , Non è poflìbile farne dì

quelle e di quelle il riftretto *, tna_.

baderà accennarne alcune cofe , accioc-

ché il lettore s’invoglia leggerletut-

te nel libro che riferiamo, e che ben

ne inerita Tattenzione,

p.fi I. I, 11 Sonetto del Petrarca, il

quale comincia

^mor , che nel penfier mie vive e

regna

è’I primo, che vien cenfurato,edÌ-

fcfo. L’oppodtore c’I Sig, Canonica
*Hiccolò Maldenti

.

L’efamina in quat-

tro punti , cioè nella favola , o fia_*

codìtuzione di eflb i nelle fentenze r

nel codume ; e nella locuzione
.
Quan-

toal primo, lo giudica viziofo, poi-

ché r argomento artificiofo non cor-

rifponde in tutto al naturale j cioè a

dire, che , febene l’artificio della fa-

vola fpiega r intenzione del Poeta , vi

fono però alcuni fenfi , che ci danno
come per riempitura , e come inuti-

li al foggetto. Nello deflb difetto di

fuperfluità pare fimilmente difettup-

fo il primo quartetto quanto alla fen-

ten-
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tcnza , ficcome il fecondo fembra vr-

ziofo per anfibologia nel quinto e nel

fedo verfo . Circa il coftume , vien

riprefo il Poeta di aver poco bene con-

fcrvato il decoro, poiché dopoaver

egli trattato Amore , nume cosà

potente , per fua re , e ITgnore-*

e per formidabil guerirero , lo rap-

prefenta dipoi qual paurofo coniglio'

con le paifioni più vili » Biafima final-

mente nella locuzione la imperfezio^

ne deir allegoria , il duro accozzamen-

to , che fanno nell’ ottavo verfo quel-

le parole, potifua infegna j. cche pur

fanno nell’ultimo verfo fei monofilla.-

bi feguenti

Che bel fin fa chi ben amando more ^

A quf fte oppofizioni del Sig. Cano-^ ^

ni co Maldenti fi fa bravamente incon-

tro l’Apologifta , il quale,conforman-

dofi all’opinione del Sig. Muratori ,

confiderà qiiefto Sonetto come uno de’

più perfetti e leggiadri del Petrarca .

E primieramente fa vedere , che il fog-

getto di eflb none, come pensò ilCa-
fìelvetro, una feufa del Toeta di non

poter manifefiare il fuo amore a Lau-

ra, ma bene la rifoluzione prefa da

lui , per non muoverla a fdegno ,

di
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di volerla amare tacendo fino alia.^

morte y conofcendo l’impoffibilicà di

manifeftarle il fuo amore . Formato

qiiefto legittimo argomento ^ refta ap-

pieno giuftificata la corrifpondenza del

foggetto naturale con Tartificiofo 5

quanto alla prima oppofizione, che

riguarda la coftituzionc del Sonetto.

Moftra in fecondo luogo TApologifta

non edere fuperfliiità nella fentenza,

ogni qual volta fi prendano la mente

ed ilcuoreperdue^cofediftince 5 nelle

quali può Amore tenere ugualmente il

filo feggio, come nume, cfovrano.

Fa inoltre vedere nonreftar ofFefo il

coftume dalFeflerfi prima coftituito

Amore per gran re e terribil guerriero,

e poi in figura di paurofo, e di ftigitivo :

mentre il fine del Poeta non è fiato fo-

lamente di rapprefencare , e di efakare

la potenza di Amore , ma quello prin-

cipalmente di magnificare i pregj del-

la fua Laura
.
Quanto poi alla locu-

zione, non cade fofpetto di anfibolo-

gia , ove il fenfo è per fe manifefto *,

nè vi fi trova durezza nelle parole ,

pon fua infegna , quando fi legga il

verfo con le debite paufe •, nè im-

perfezione di allegoria^ di che fe nc

reca-
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recano evidenti ragioni e finalmente il

concorlo de i lei monofillabi porte nelT

lìltimo verlo fcmbra anzi vezzo, che

difetto : „ poiché dovendoli qui ef-

,, primereil boccheggiamento di chi

,, fen muore , è buona imitazione

,, queir accozzamento di monofilla-

5, bi per lignificare la difficoltà del

languente in proferire parole po-

lilillabe
. „

2. Al Sonetto no. move ingegno-p.j^i.

fe oppofizioni ilSig. Conte Lodovico

Tiazza ; ed è quello , che princi-

pia.

Come talora al caldo tempo fuole ,

in cui il Petrarca raflbmiglia alla far-

falla fe ftclTo • Provali mancante la

comparazione e nella brevità , e nel-

la analogia di proporzione. Le ragio-

ni deir Oppofitore e quelle dell’Apo-

logifta meritano , che ognuno da per

fe ftclTo le legga nel libro , non po-
tendone noi far reftratto fenza rico-

piarne r intero.

3. 11 Sonetto 1 1 1. P* 555*

Quando io v odoparlar sìdolcemen-

^

te y

è bravamente impugnato del Sig.Dot-
cor Lodovico Balducci . L* argomenta

di
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di queftq Sonetto non è veramente di

primo afpettoaiTai chiaro , onde non
ben fra di loro ne convengonogli fpo-

fìtori . Da tale ofciirità derivano le

prime oppofizioni , che gli fi fanno

dal Sig, Balducci , le quali refìano

pienamente difciolte dal Sig. Tetri-

gnauli, dicendojche il foggctto natu-

rale di cflfo fi è dimofìrare , che IcL»

fua per altro rigidiljìma amata è refta-

ta finalmente iaccefa dalle fiamme amo-

rofe, e defcrivendolo per via di amo-
rofa vifione, fuccedutaglr tra ’l fonno

e la vigilia i nel qual tempo gli par-

ve di udire la dolce voce di lei , e non

di altra donna , come gli interpetri

di quello Poetali fono fognati. Tra
le altre difficoltà > che fono moffe a

quello Sonetto , ve ne ha una , da cui

pare , che fi pofla arguire , che il Pe-

trarca dicendo anime fpente aderifca

alla falfa fentenzadi Zenone, ed’lp-

parco , i quali credettero eficr P ani-

ma fiamma e fuoco, che tolto dalla

materia fi rifolva, e fvanifcaj ma il

Sig. Petrignani molto bene lo difen-

de, farcendo vedere , che il Poeta, il

qualepenfava bene , e credeva meglio

,

iatefequiper animefpente, quelle che
era.
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erano prive ed intatte dal fuoco amo-
rofo

,

4, Le obbiezioni fatte al Sonettop^-

ut.
T^è così bello il Sol giammai Ic-

’varft ,

fono Ingegnofe e dotte rifleflìoni dello

fteflb Sìg.Balducci

.

Quivi volendo il

Petrarca deferivere a Sennuccio , fuo

amico, gli effetti, che gli cagionò la

prima volta che vide l’ impareggia-

bil bellezza di Laura , fi valfe di due

fimiUtudini ,
1’ una del Scie » e l’ al-

tra dell’Iride . Quefto fuo idolo , o
concetto chiamafi moftruofo, perche

doppio. Si avverte, che nella prima

è mancante le fentenza, perchè fenza

farne applicazione al foggetto , fi paf-

fa fubitoalla feconda. Anche quella

fi nota come viziofa ,
poiché non ben

fi accorda con la compoftezza tanto

celebrata di Laura, mentre quel fu»

tanto cambiaffi in volto di fi varico-

lori,. a guifa dell’Iride, allaprefen-

za dell’amante, non è indiciodi bea

compofta modeftia . Ora ommetten-

do qualche altro dubbio moflb alla

locuzione, pafleremoa vedere ciò che

rifponda il S\g,Tttrignani sX già dette».
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Fa egli vedere , che il foggetto natu-

rale di quello Sonetto fi edi rappre-

fentare non tanto la bellezza di Lau-

raj quanto i chiari fegni delie rare

qualità oflervate dal Petrarca fui vol-

to di Laura la prima volta che la vi-

de, e che di lei onefto amante diven-

ne. Con la fomiglianza del Sole ne

figurò dunque la bellezza : con quel-

là dell’Iride la variazione de’ colori

cagionati fui volto di lei dalle fue ra-

re virtù, le quali ingegnofamente va

applicando alla varietà de’ colori , on-

de 1 arco cele fte è dipinto. Quindi de.

duce non efler viziofo l’ idolo del com-
ponimento

, perchè doppio , mentre

ambi tendono all’unità dell’ azione,

che in elfo fi è prefa a trattare . Fa

poi vedere , che la fomiglianza del So-

le non refta fenza la debita applica-

zione al foggetto. Difende poi la fe-

conda comparazione dalla accufa di

mal coftumc, mentre la variazione

de’ colori , che fi feorge fu la faccia

di M. Laura, nonnafeeda immode-
fta pafftene, ma da modeftia virgina-

le, daonefta erubefeenza , e da (ince-

ro amore , come di fopra aveva già

dichiarato. In tutto il rimanente di

quella
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quefta ben pefata Apologia fa Ipicca-

re il Sig. Tetrignani il Ino làpere ed

ùigegno, e mette in villa alcuni ma-
ravigliofi artifici adoperati dal TaiTo

nella lua Gerulalemme.
Lo (IciTo Sig. Balducci efaminap.f/?.

anche il Sonetto 113.

Tommi ov il Sol uccìde ifiori e l’er-

ba ,

che è uno de’ più fpiritofi e poetici del

Petrarca , il quale in elTo volle rap-

prefentarci , che in ogni tempo e Ino-

go amerà la fua Laura . L’accufa >

che gli fi dà , confille principalmen-

te in aver rubato dipelo tutto il bel-

lo ed il buono , che vi fi feorge, dall’ .

Ode XXII. dell, libro di Orazio, e

dall’ Egloga X. di Virgilio : nel qual

vizio di furto fi nota efler caduto al-

tre volte quello Poeta, che trafpor-

tò nel luo canzoniere il meglio de’

Poeti tanto Siciliani, che Provenza-

li . Gli s’ impone in oltre la nota di

aver guaito e sformato il penfiero tol-

to ad Orazio, e a Virgilio. Da si gra-

vi accufe lo difende l’Apologifta , fa-

cendo vedere efler quefta anzi imita-

zione , che furto, e che il Petrarca ha

migliorata l’idea di Orazio anche in

quel-
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quelle parti , dove è ftato il noftro

Poeta xtprcfo come difettofo e man-
«atite.. Innanzi di paflare piìi oltre.»

non lafccremo di avvertire il Pubblir

co , che il Sig. Tito Torelli , dotto c

ftudiofo gentiluomo Forlivefe,è in pro-

cintodidarc alla luce una traduzione

in verfi tofeahi degli di Mar-

niate

,

ove non folorenderà più chia-

ri i penlieri del poeta 'latino , ma!.»

fupplirà ancora alle torte , o man-
canti fpiegazioni che ne hanno fatte i

cementatori dieflbt imprefa tanto più

plaufìbile, quanto non ancora in no-

ftra lingua, e fotfein neffun’ altra ,

a riguardo di queft’Autore , tentata-

li Sig. Petrignani, acuì lìamo teno-

p.j8^ ti di quella notizia , ha ragione di cona»

mendarne il Sig. Torelli
,
per vie più

animarlo alcompimentodicosi nobil

lavoro-

P I**- 6. Il Sig.S<iZd«c« oppone al Sonet-

to 1 1 4.

0 d' ardente virtute ornata e oalda,

la molciplicità delle fentenze , che io

compongono, onde ne nafcela man-
canza nell’ unità, e nell’ ordine delle

fue parti •, e quello è ’i difetto gene-

rale di elTo . Altri difètti particolari

vi



ARTicotoIX. }}S
vi fi notano nella locuzione , e nella

fentenza : come il dire , che l’anima

di Laura fia calda di virtute ; l’ equi-

voco , che può nafeere da quel dirla

,

CIA' di oneflade intero albergo", il po-

co buonfenfo, che fanno refprcflìoni

de i due feguenti verfi

0 fiamma; o rofefparfe in dolcefal-

da

Di viva neve , in cui mi fpecchio , e

tergo -,

la confufione , con cui viene circon-

fcritto il mondo nel decimo e undeci-

mo verlo , ove fi pone ,, ancora il

,> Nilo feparatamente dall’ Olimpo ,

quando è comune opinione > che il

u Nilo nafea dal monte Olimpo

.

Egli è flato affai più facile al Sig.

Petrignani il difendere quello Sonetto

dalla oppofizione generale, che da al-

cuna delle particolari . Al difciogli-

mento di quella, batta avvertire , co-

me corrifponda il foggetto naturale

all’artificiofo , effendo fiata intenzio-

ne del Poeta di lodar quivi, e di de-

fiderare che fieno intefe , e lodate da

tutti , -c la beltà e le virtù di M. Lau-

ra , il che a parte a parte fi va con

molta proprietà dichiarando -Ma cir-

ca
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ca le particolari > benché noi ci accor-

diamo col parere di efso, nonfaprem-

mo però in cucco approvare quello

fpecchiarfiy ctergerfi , che fa il Poeta

nella neve^ che difficilmente gli può

fervire di fpecchio e di bagno ^ ove V

cfpreffione o pecca di fallo, e d’im-

proprio, o mal può lalvarfi col me-
taforico. La particella gii non cagio-

nerà alcun’ equivoco
,
quando ella s’

incenda per oramai , o come parola

riempitiva, giufta la proprietà della

noftra lingua in fimiliparticelle.NeU’

ultimo terzetto fi deferive il mondo
per via della figura finedoche, e qui-

vi dee intenderli il Nilo pel Mezzo- •

giorno , e per V Olimpo T Oriente fec-

tcntrionale i c fe in tal deferizione il
'

Poeta non procede con tutto l’ ordi-

ne ,
non era come tale tenuto a farlo.

7. L’ultimo Sonetto efaminatodal

Sig. Bai ducei è il 1 15.

S)uarìdo iL voler ^ che con due [proni

ardenti ,

in cui però egli ingenuamente confef-

fa, che il Petrarca cfprime afsai be-

ne, c con gran chiarezza, il fuo no-

bil penfiero •, e tanto le oppofizioni

di lui , quanto la difefa del Sig. Pel-

tri-
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trignani meritano d’ cfser lette da ca-

po a piedi , efsendo piene di buon ra-

ziocinio > e di foda morale.

8. Le tre ultime lezioni fonodot-p.&i^.

to lavoro del Sig. Tommafo M. dall'

t4rme. La prima cfopra il Sonetto

li 6.

7{onTefm, "Po, Taro

t

ge , e Tebro ,

ove nota per primo difetto la lunga

numerazione di fiumi che vi lì fa iru»

cinque verfì , il che è troppo , rifpetto

al piccol tutto del componimento > a.

la duriflìma iperbole che vi lì contie-

ne ì ). il numero troppo interrotto

ne’medefìmi veri! j 4. la durezza del-

la metafora nel primo terzetto 5 i

fentimenti oziofidcH’ undecimo>edel
duodecimo verfo j 6. per fine 1’ ag-

giunto di alti dato a i penfieri dilet-

tevoli , che al Poeta erano per cade-

re in mente fottoT ombra del lauro

>

ec.

*}, Nel Sonetto 117. p.6z4.

7{on d' atra , e tempefiofa onda ma-
rina

,

lì riprendono i. gli aggiunti di/ò/ce,

e torbido dati al pcnlìero > 2. la con-

tradizione dell’abbagliamento cagio-

TompXXFlL P nato
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natoci Poeti (i^gP occhi di L^ura «

e- poi dei leggere in e(Iì, quanto par-

lava e icriveva , fenzachè Amore gli

iavefle levato quell’abbagliamento , c

rinvigorita la potenza vifiva
j 3. la de-

j

^:rizionc, che fù il Poeta di Amore,
cioè non cieco

,

ma faretrato , nudo ,

ed alato y con le quali circoftanze ef-

la nc ben conviene al!’,amor ragione-

vole, nè al lafcivo
j 4. il ìoggiugne-

re, che tale Amore era nonp-nto,ma i

fuivo y il che , dopo ia fuddetta deferì-
|

zione , era fredda efeioperata confe-

guenza,

631. IO. JLerifleflìoni fatte dal Sig. daW
^rme fopra il Sonetto i;i 8.

che fai , alma ì che penfi ì avrenu
mai paceì

fono anzi tin dotto cemento, che una
rigorofa cenfura . Ne dichiara l’argo-

mento naturale , e ne fcuopre l’arti-

ficio foj ma non refia però, che dal- >

la confiderazione dell’ uno e dell’ al-
,

tro non glinafcano alcuni dubbi, che '

con molto ingegno e’ propone . Ri- i

flette in oltre, che in quello Sonetto

v’ è il genere narrativo , e ’l dram-
matico, fingendovifi il Poeta che inter-

roga, e r anima che rifponde , levan-

do
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do’ egli, fteffo lo fcrupolp dcU’inve-

rifiraile , che alcuno pocefle trovar-

ci, con la'diftinzione dell’ uomo in-

teriore' ed efterno-. Confiderà inoltre,

che quivi alcuni fentimenti fonoinan-

chevoli, alcuni inverifimili, e men-
dicati .

A tutte quefte confiderazioni rif-

ponde con la folita franchezza c dot-

trina il Sig.Tetrignani

,

al cui valore

non può non cifere non obbligato il

Poeta difefo , sì per vederli così no-

bilmente contra una piena di così dot-

ti Oppofitori daini lofteputo, sì per

veder parimente i fuoi Sonetti amo-
j:pfi da lui ridotti, con molta felicità

al morale: di che più fattoci occorre-

rà di dir qualche cofa .

,

III.

Tfirte tersM» ec. ckf contiene quattri^

le\i<tni jopra la lingua, italiana-» >

recitate in detta .Accademia dal Con-

te F^miZIO jlVjOìiro MO'Hc
y l-rincipe della ti\ede^

fima }
mancandone alfre molte oc-

cultate dqlla mpdefita 4’alemi M-
eademtei jnoccajtone (hefi colevano

P z da-
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dare alla lace coll' altre qui fufe-

guenti .

1. Premette il Sig. Conte Monfi-

gnani alla Tua prima lezione due av-

vertimenti : l’uno c, che chi non è

nato o viviito in Tofcana
, non fi per-

fuada di potere fcrivere e parlare.»

perfettamente tofeano , fui fuppofto

di averne imparata la favella conia

lettura de i buoni libri „ non poten-

9, do 9 die’ egli 9 i libri infonderci nel-

99 la lingua, o nella penna queiraria,

99 che non è comune , fe non a certo

99 clima aflai venturofo , c fimile ,

99 dirò col Varchi , a quel d’ Ate-

Bc: ,9 falera fi è, che il Boccaccio,

il Petrarca , Dante , e gli altri maeftri

di lingua non fono {lati impeccabili,

ne l’opcre loro fon tutte d’oro di pu-

ra lega 9 ma vi è del rame, del piom-
bo 9 -e fino del fango , e che elleno di

piò non fono tutte dello fìefio pefo ,

non efiendovi dubbio, che il Boccac,

ciò, perefempio, nonfia più purga-

to nel Centonovelle , che negli altri

fuoi ferirti ; il Petrarca più nel Can-
2«niere 9 che ne’ Trionfi, ec., e che '

m Dante non vi fiepo vocaboli Urani •

e dif-
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c difufati . Ciò premefTo , prenda,#

egli per argomento di quefta Lezione i

pronomi Egli , ed Ella, Lui , e Lei

.

Dice egli primieramente , die EgUt
“
ed Ella fono pronomi relativi

,

come
il quale, e la quale, cioè, che non fi

poflbno ufare , fenz'aver prima no-

minata la perfona, alla quale firife-

rifeono e che Colui , e Colei fono pro-

nomi dimojlrativi

,

come quegli , e

quefiiy che d dimoftrano perfone vi-

cine, che fi vedono, o che fi afcol-

tano , o pur lontane , delle quali fia

data tale notizia , che ne vengano

circonfcritte : alle volte però poflbno

anche uCa,rfi per relativi

,

giufla l’in-

fegnamento del Caftelvetro. Soggiu-

gne dipoi, che Egli, ed Ella, ^ mol-
to più Lui, e iLei fono pofti in luogo

di Colui, e Colei, e ne reca gliefem-

pii > Egli

,

ed Ella fervono al cafo

retto nel numero del meno , parlan-

do di perfone , o almeno di cofe^

animate- Quella regola non è tutta-

volta affatto {labile, mentre il prono-

me Egli fi è adoperato dal Boccaccio,

c da Dante anche nel numero del più.

Elli è (lato detto in luogo di Egli .

Ella fi trova ufato anche ne’ cafiobbli-

P 5 qui ,
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qui > maflìmamente da’ Poeti . Tutti

c quattro in oltre i fuddétti pronomi
fi trovafio applicati anche a cofe nòti

animate', e , eiét fi.léggono ta-

lora ufati ne? cafi obbliqui preiTd i mi-
gliori maeftri del parlare; tutte le_»

quali confiderazioni cagionano preflb

chi feri ve non piccola confufione
, e

difordine . Lo -fteflb nafee nell’ ufo

delle intèrkmioni

,

come di afpirazio-

ne , di efclamazione , e fimili,le qua-
li , fe bene per lo più reggono il quar-

to cafo , come ^hi lajfo me , Beata

fe , lei y cc. qualche volta però am-
mettono anche il cafo retto. Così pu-

re la particella Cowe j in qualità di

avverbio comparativo , difua natura

vuole dopo di fe il quarto cafo , ma
non tanto invariabilmente , che non

fe le vegga qualche volta appiccato

anche- il retto. Lo fteflb dee dirfi del

verbo £jf/Vrejfervito nóB fblo dal quar-

to cafo con gli ftèfiì pronomi , crc-

dendo che io fojjì te , fe tu fojjì lui ,

itia anche dal retto; i quali pronomi

paflando pure al fervizio de’ geron-

dì, e de participi aflbluti,fi adopera-

no promifeuamente ne’ cafi retti eCt

obbliqui; come farebbe a dite amaudit
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lui , ardendo egli) leipartita , ella ma-
ritata, operante ella, c cosi di altri.

Da tutte qiiefte oflervazioni il' Sig.p.^64-

Coritè Monfignjtni conclude , jjOchc'

5j i libri degli Aìitori accreditati' non’

j, fono tutti d’ un pefo » o che gli

,, Autori medefimi fcrivendo jopar-

„ landò non hanno Tempre oflervate

„ le ftéfTe regole ; e ciò forfè per in-

j, avvertehzà, e forfè ancora a bello

,, Audio per valerfi di certe proprie-

„ tà'occulte di quefta lingua , le qua-

,, li ficcome le fervono quafi dicon-

„ dimentù, e difalefooridell’ufo ;

„ così non può averfene altro du-

j, ce , o macftro fe non T orecchio

„ purgato dì chi compone
,
per fcr-

„ virfene ove conviene , ec. „ Ap-
prova l’opinione del Cavalier Lio-

nardo Salviati , che riconofee i pro-

nomi £gli

,

ed Ella , come diftinti , e

diverfi da Lui

,

e da Lei', e foftiene

che i due primi fervano nella profa

folo al tifo retto ; e i due fecondi in

qualunque cafo nel numero del me-
no > ficcome Zero ia quello del più,

e ciò a fine di' conciliare le irregola-

rità, che nel loro ufo s’incontrano ;

e cosi godanoli privilegio che hanno

P 4 i prò-
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i pronomi Colui , Colei » e Coloro ,

Che fe poi tale opinione non pocef-

iè ) o non doveife approvarti
,
piace-

gli di feguire il favio parer del Ci-

nonio , in oggi dall’ ufo comune
de’ buoni fcrictori approvato , cioè,che

i pronomi. Lui, elei non debbano

ufarfì, in profa madìmamente , che

ne’caiì obbliqui , e folo in parlando

di cofe animate. Ne’gcrondi , c ne’
‘

participi adbluti non gli par proprio

r accompagnamento di Egli

,

e di El-

la , ma bene di Lui

,

e di Lei , pof-

poncndoli però al verbo , come fa-

rebbe a dire Morto lui. Latrando lei,

ec. non negando però, che non lì pof-

fano anche mettere innanzi , avver-

tendo in oltre , che tal regola lì of-

fervi ne’ verbi intranlitivi , c non in

quelli , che non finifcono in fe 1’

azione , poiché in quefti lì dovrà di-

re Amando tu lei

,

e non >Amandott^
lei

,

mentre in tal modo ne nafcercb-

befempre equìvoco, come ognun ve-

de . Circa le interiezioni

,

dà egli ad

effe loro la forza > e ’l privilegio di

qualunque cafo , c così al verbo Efi

fere concede F ufo del quarto cafo
;

j^rincipalmc&te ove h cfprima trasfor

ma;
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dazione , o paflìone d’uno in alerò ,

a fine di difiinguere ne’foggetti la-*

paflìonea e l’azione, come infegnòil

Caftelvecro. Dalla particella Cottiti

non vien efclufo da lui nè il primo

,

nè il quarto cafo
,
quando però non

fia neceflfario diftinguere runcompa>
rato dall’altro. Finifce la fua lezione

col dire , che le fuddettc regole pof«

fono anche applicarli ad altri prono*
mi confimilij come IotMe,TMcTe,
u4ltried altrui t ec.

z. Isella feconda egli efamina , fep.<

i pronomi Cofloro , c Coloro poflano

fervire , non canto al retto , che all’

obbliquo , e non folo a i mafchj ,che

alle femmine , e fe alla voce di

ftra SignorMtC Umili polTa competere

l’aggiunto , o l’articolo del genere

del raafchio j cioè fe fi pofia dire ,

Fojlra Signoria , Foflra , ec.

il quale y ovvero Quella perfonaè piA

dotto dime. E quanto al primo dub-

bio , egli prova ad evidenza , che

Coftoro , e Coloro fi ufino in qualun-

que cafo , ed egualmente bene com-
petano a i mafchj , che alle femmi-

ne . Quanto al fecondo , dopo avere

efaminate le opinioni diverfe de’ no-

P 5
ftrì



34(J GiORN. DE’'LBTtBRATI

ftri gramatici , -é le ràgióni -dà^lótb

addorce , concludi ^ che k formule

A\ V. ^.di S. é émili , 'fi ipóflano

accordare coi relativo di mafchio , o
di femmina a piacimento di chi fori-

Ve ,
piacendogli però molto Ipin 1*

atcord^argli col fcmminind .* Non dif--

approva rufoy che fi è fifttb tal vol-

ta di accompagnare il genere dèf'ma-'

fthiocon la voce perfona , come nell’

cfempio allegato, e parla con qùefta

occafione de i nomi collettivi
,
come

popolo i 'gente , ec. a i quali fi è data

la forza del numero del pi« nei ver-

bi, che gli accompagnano t'i/ />()po/d

Faveano tratto Quella gente conta-

rono , ec. .

.67 3 . Argomento della terza lezióne

è il verbo Folere nel fuo tempo pre-

terito, cioè, fe abbia z dirli Volli ,,
ó'

Volfìì Volle i o Volféy Volléro y 6VoÌ-'

fèro x Vogliono alcuni , che f'oi/é fia_*

propriamente del verbo Volere, e così

Volli , e Vollero: e Volfe , Volft e Voi.

fero folamehte del verbo Volgere,

ciò per levare l’equivoco . Altri fan-

no r uno e l’altro comune a Volere s

ed altri finalmente concedono la fe-

conda maniera ilio ftelTo verbo , ma
fo-



Articolo IX. J47
fòlamente nel vlìrfo , e maflìmarnen-

tc ovè la rima Io cliieda All’ opi-

nione degli ultimi fi attiene il Sig.

Conte Monfignani ; e inpropofito di

quefta contefa gramaticale merita ef-

fer letto ciò che ne dice Monfignor
Fontanini nel fuo dotto librò, dell’

minta, difefo . Rigetta dipoi sì la ftrana

fentenza del Franciofini , il quale af-

ferì, che Folfi e:Fb//è fien voci pro-

prie del verbo Falere, e Folli e Folle

gli fi debbano Jafciare fòlamente ap-

preso i poeti ; sì quella dell’Alunno,

il quale lafciò fctitto con troppa fran,

chezza, che Folfi non mai fi tcava-.

ufàto da buoni Autori nè in verfo ,

nè in profa

.

4. L’ultima lezione del chiariflìmop

Autore fi aggira fopra le particelle,

7^, 'Hgu, 7{imo, Tiiente 'Trullo

,

ed efamina, come , e quando ficn ne-

gative , maflìraamente fe fieno rad-

doppiate. Egli è qui fiione agitata, fra

i maeftri del bèn parlare , fe due ne-

gazioni u(a.te nella noftra lingua- ab-

biano forza di affermazione i cornei’

hanno regolarmente nella latina. Per

ben decider la cola egli avverte , che

"niente t 'n^lia , e "Hjillo. alle volte..#

Pò fi-
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fignifìcano nìbìl , e nemo ; e altre Wi-

quidj taliquìs , e cìòprincipalmen^

te quando o (ì chiede , o fì dubita dì

qualche cofa : come nel Boccaccio ;

Hai tu /entità fia notte coja ninna i «

fe hifognerà a far cofa ninna , noi leu

fwemo. Riflette, che "Ufi ^ e 'Hfiru

iono talvolta puri abbellimenti del

difcorfo, e ammeflì per proprietà dà

lingua , benché pajano foverchie
, e

inutili riempiture. inoltre ferve

qualche volta di copula , come in quel

verfo del Petrarca

,

'Prima eh' io trovi in ciò pace , nè

tregua ,

c talvolta ancora di affermativa
, co-

me in queir altro dello fteflb Poeta

,

Terò n' andai fecur fenza fcfpetto .

lo fteflb fi oflierva nella particella.»

"ìipn cbCi c anche nella
, quan-

do fia accompagnata con appena : on-

de il Boccaccio nel Dccamerone: Quejìo

noftro fanciullo , il quale appena anco-

ra non ba quattordici anni •, e nell*

ikmeto : Ella non avea appena finita

la fua orazione

.

Premeflie quefte , ed altre mature
oflèrvazioni pafTa l’Autore alla qui-

ftione propofta , e rifponde, che noi

nell’
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Deli’ ufo delle negazioni duplicate fc-

guitiamo più tolto i Greci , e gli

Ebrei, chci Latini ^ mentre , fc pref-

fo quefti elleno raddoppiate generai»

mente affermano
,
preffo quelli , c noi

maggiormente niegano il che dimo-

jtra chiaramente con fode autorità di

approvati machri.

Propone dipoi due altre difficoltàf-Cl^

fopra le particelle fuddette-..La pri-

ma lì è , fe unite quede con verbi ne-

gativi, o avverfativi rendano il ligni-

ficato negativo , o affermativo . L’

altra , fe una fola di dette propolì-

zioni lia fufficiente a rendere negativi

più periodi , o membri , che fervo-

no allo fteffo foggetto, o predicato.

Per la prima rifponde, che tali ne-

gazioni congiunte co’ verbi fuddetti

hanno vigore di affermativa , come
io nonniegOy ciocioconfcffo. Perla-»

feconda concede ad una negativa la.»

facoltà di reggere due periodi-, onde,

quando diffe il Cafìelvetro:

firate quefte dance i o le dite cornea

mie a ninno

,

non era in necellicà di

dire , 0 non le dite > come i critici gli

rinfacciarono . Con quella occafione

ei mofira , che 1’ 0 , e l’ Ovvero ,
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non meno che Latini, noti

folo hajom di particella feparativa,

ma alle volte ancora d\ copulativa^ ;

così il. Petrarca nel Sonetto 174.

^uoto per mar , che non hafondo

0 riva .

e*così-pur« nella Canz. 15). dà lallelTa

yirtù alla &:
con altra faprei

Vivere y e fofièrrei.

Quando il del ne rappella ,

Glrmen con ella in fui carro d’Elia'.

cioè nè fofterreì > giufta la fpofizionc

del Gaftelvetro , e del Citionio . Ag-
gkigne , che la T^è in fenfo negativo

pofta in mezzo di due nomi , o pe-

riodi , ha forza di due negazioni , cioè

tanto regge quello dove fta efprclTa-»

,

che quello dove c taciuta , come in

quel Jupgo del Boccaccio: Maidila^
grime , »è dì fofpiri fofti vaga -, cioè

mai nè di lagrime , nè di f^pirifofti

vaga . Q^efta medefiraa prerogativa

di fervite a più di un periodo, godo*

no per pcòprietà di parlare nella no-
,

fìra lingua ranche: altre particelle ,* il

che 6i & mànifefto e per gli efempj ,

e per l’ufo . .
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,

i-
-f. IV.'.'

Sonetti del TÉTR^RC^ efamìnati
' nell'u4ccàdetHÌa de'Filergiti dìFor-

'-Hì ridotti al morale daOTTxAVIA-
'PEFri&FIìA'ì^

, Secreiario
'
'•milà didìof ^iAééxidmìa dal

^’éejirfìo' dedicJtì di’ lUtiJìrij^nìo Si-

^tior Maréhefe F'ràhcéfco "Faulucci >

- iti Forlì i nella flaniperid del Sèl^

«^<1, 171(5. inS. pagg. 120. fenza

Uà dédicazionè,

• Nel fecole XVI. venné fh mente a

più d’ uno di fpirituali2±arc il Gan-

zonler del Petrarca , come a Frate

Girolamo Malipiero , VcnezianojdélP

Ordine FrfencefeanOi à Gióvanjacopo

Salvàtorinó , c fuffegùerftementè àbclic-

ad altri V ma ninno lo fece con '^iù'

grazia , e con piu vagliczza del^tìo-^.

ftrochiariffimo Autore. FindeliófjS.

gliene diede lode quella grand’ ani-

ma di Caflomaria Maggi con ùna-j

lèttera , che fi trova ftampàta ùel Tov'

mo iV; delle fue Opere à. C. 14^. c

anche in fine de’ prefenti S(^neètf, che

iifeiriamo . ,, Opeèa Vcraihente de-

; » gna
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„ gna del piifiìmo cuore, e dell’alto

i> ingegno di V, S. Itluftriflimacftao

,, t* r innalzar i Sonetti del gran Fran-

ai cefco Petrarca a lodar Dio , e a far

,, piacere la pietà, che ci fa. piacere

„ a Dioj ficcomc veggio co’belliflì-.,

„ mi , che mi mandà . La fola di-

„ gnità del foggetto mancava alle

,, celebri rimedi quello principe del-

^ la Lirica Tofcana, i cui nobiliflàmi

„ affetti , e penficri meritavano effer

„ deflati , e follenuti da beltà non ca-

5, duca , ec. ,, Cosi principia la fua

lettera al Sig. Tetrignani queflo in-

figne fuo amico , continuando dipoi

ad efaltare un sìlodevol difegno , e

principalmente con le feguenti paro-

,, le: Non accade già, che tanto io

3, mi ilenda nell’ efaltare la felicità ,

„ con cui V. S. Illuftrifs. l’ ha fatto

,

,, benché ad ogni mente minore sì

,, malagevol foifc folle vare penfieri

,

tf e affetti nati per oggetto sì baffo ,

„ e si piccolo , ad un sì alto , e sì

„ grande , ficcome è molto più ma-

„ lagevole a’ dipintori il ritrarre il

„ picciolo in grande , che far il con-

„ trario. Ogni mezzano intendimen-

„ to riconofcerà i preg) dì que’bei
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„ fentimcnti non folo niente fccmati

,, per violenza patita , ma anzi ac-

,, crcfciutiper grandezza acqniftata,

„ vcri6candofi in quelle Rime ildet-

„ to del Filofofo, che la vera beltà

,, fplende in foggetto grande . „ Que-

fio c’I giudiciochenediede il Maggi,

e a quello noi pure ci fottoferiviamo

fenz’ alcun timore di allontanarti dal

vero.

i Sonetti del Petrarca, cheinque-

fio libro fono trafportati al Morale

dai Sig.Tetrignani

,

fono in numero
di CXVIl. Acciocché il rifeontro fpic-

chi maggiormente fotte l’occhio de’

leggitori , egli ha fatto molto bene

di porre a fianco de’ componimenti

del Petrarca i fiioi , ne’ quali però

non fi c Tempre obbligato a feguir 1
’

ordine delle rime, non volendo, che

una legge troppo firetta c fervile lo

metteffe qualche volta in neceflìtà di

guallare il bello e ’l naturale, che in

quefto fuo trafportamento ha con mol-

ta £tlicità confervato.
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ARTICOLO X.

Difcovfo' del Sig. D.CljìCOMO
TOKIO DEL MoK'^CO, indfiz^

%ato..a modo di LetteraalReverén-

difs^Sig,D. Carlo Danio , Arciprete

di Saponara , in cui fi pruova con-

irò d Rev, Signor D. Kicolò Fal-

cone la calunnia del Culto ^fininù
imputato agli antichi Crijiiani . S'

illujìra un luogo di Tertulliano , c

>. ragionafì dell' antichità delle Sacre

Immagini contra i Settdr] . In

-poli, nella nuova fiàmperiay vici-

no la Tarrocchial Chiefa di Santa.*

Maria d'Ogni Bene, perlo fiàmpa-

tore Ivj/VoTò Kafio , 1715. in 4.

pagg. lyo.fcnza l’Avvifo a chi leg-

ge» r indice delle materie, c la_.

prefazione del P. SEBASTIANO
PAOLI, de’Gherici Regolari del-

la Madre di Dio.

I. TL Signor del Monaco, autore di

JL quella dotta Differtazione

,

efi-

ge, epcr erta, e per altre ftie Opere ,

univerfalmente gran lode. Ilchiarif-

fimo Padre Tauli

,

nella prefazione

pofta
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pofta avanti alla fteìfa j fi difpènfsLj

però don molta ragione dal comnien-:

darnè r Autore , tuttoché fia il fòli-;

t» coftume di chi fa fimi li proemf'

alle opere altrùi , dilatarfi nell elogio

di effe, e di chi le ha compofte^ .

Ninna cofa in fimil luogo è meno op-

portuna di tali elogi : poiché y fe il

libro non li merita , il Pubblico nè

men per efli loapprova; e fc Eme-
rita , il Pubblico non ha bifogno di

effere prevenuto dall’altrui giudicio

a favore di quello. Férmafi pertan-

to il Padre Vauli a moftrar nella_i

prefazione 1’ utile , che reca quell’

opera, della cui pubblicazione fiamo

ad effe tenuti. Per tre capi egli ne di-

moftra rutilità ; e per la materia ,

che tratta: e pel fine che ebbe l’Au-

tore in trattandola: e per li mezzi»
con- li quali ha {limato , che ella fi

doveffé trattare^ Di tutti e tre que-

lli punti noi conveniamo con effo.

• Né quanto al primo crediamo, che

alcuno vorrà difeonvenirne •, quando
cònfideri, che la watma del libro ri-

guarda r illullràmcnto della Storicu

ecclefiafiica , e della noflra fanta Cat--

tolicd Religione . Compiange qui con

- ra-
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tagione il Padre Tauli il poconutne*

ro di coloro, che in Italia ne fanno

(Indio , là dove ne fono tanti ,che can-

to apprezzano e coltivano (juellodel-

le medaglie, delle infcrizioni , e de-

gli altri avanzi dell’ erudita antichi-

tà. Nonniega, che anche di quello

(indio non fi ricavi un gran lume per

la cronologia ,e per la ftoria non me-
no profana, chefacrai ma non loda,

che per quello folo fi ponga in una

total noncuranza quello delle cofe £c-

clefialliche, nelle quali fe bene molti

valenti uomini da due fecoli in quai|

fi fono lodevolmente adoperati , eglit)

c però sì (lerminato un tal campo ,

che molto , e molto ci rimane anco- -

ra a fcorrerlo tutto e faperlo . Ne;
accennaalcunecofe in generale, e di--

poi fi avanza all’opera del Sig. del^

Monaco , nella quale così a fondo, e;i

cosi eruditamente fi maneggia un’ ar--

gomento, che dà maggior lume allaij

(loria antica della Chiefa , e fortifiì-.j

me armi contra i moderni Seccar;

L’efempio di lui doverebbe fervir diij

(limolo ad altri Italiani per meglio

impiegare il loro talento in fimil for-

ca di Audio, fenza affettare, che di.

quan*
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• ì^uando in quando a noi vengano cer-

) te opere di Jà da i monti , erudite in

vero e ingegnofe , ma infieme perito*

lofcc nocive.

Il pue poi) cheli è propofìol’Au*

tore della Dijfertazione » non può ef«

fer ne più utile, nè più lodevole: e

quello fi è il defiderio di feoprire la

verità , e di confutare gli eretici, in

ciò che riguarda il culto dellefacre Im--

rnagmiy tanto da ellì combattuto , e
tanto da i nofiri difefo. 11 Signor Fo/*

come negò nella fua ftoria di San Gen*
najo una verità) che quando non fof$e

Hata loftenuta da uomodigiudicio e

fapere, poteva l’errore di lui, che c

fcmplice errore di erudizione , pro-

durre in taluno pocoavvertito altra.#

peggior confeguenza ; oltre di che non

poca taccia farebbe ridondata a i let-

terati di Napoli ,
quando altri fi folfe

prefa la briga di confutarlo. Quello c

ciò che dimoftra 1’ /iiitore della pre-

fazione , che dal fine palTa a confide*

rare i mezzi t de’quali fic fervitoil

fuo amico per ottenerlo.

Tutti coloro, die’ egli, che fi pon-

gono a cenfurare Taltrui fatiche, pro-

tellano di non voler altro , che lo feo-

pri.
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primcntO; de} v^p >; JiJon; tiictr però ,rir

corrofipalja fonte per ritrovarlo . Y'

ha chi lo cerca ne’.rivpli impuri e fan-
|

gofi de’ libri eretici , o fpfpetci : ,chi

in quelli di autori apocrifi ,
prefTo i

quali mal fi fpera il ritrovamento

della verità
, quando il nome ftelfo ,

fptto cui vanno queU’opere , è mafehe-

rato e impoftote: chi finalmente iii..

certi zibaldoni,teatri) e altri fgrazia-

ti libraccj di fimil genere,atti a far par-

lare i loro ftudiofi lettori più da ciar-

latani, che da letterati , e dove più

fi apprende la pompa di un fuperfi-.

ciale lapere , che un yeroiAPPife?

CDSÌ.iha faOcq il Sìg. dfl MpffafO.

fb accuratamente (tudiò in fonte que’.

libri, che a fc ftimò bilbgnevoli ^

Uni, per convincere il l'uo Av yerfario»)

1- erudizione , e la filofofia, che na^negj.;

giate con fenno coftituifcpno la bfiqnf

Critica . Tijtto quello fpiccherà adevir

denza dali‘,elliacto delia fua Piflerta-

aione, alla quale ora, facciamo paf-

faggio,

I, il. Narra egli dunque, che dal Sig.;

Arciprete PanióelTeqcIpgla Itata fitta
j

vedere nella .città dii ^apoiiara la Stfi-

ria delia KitA di S, Gennaro > feri tea dal

Sig,
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Sig. Falcone , e trafmeffa ad effó Sig.

Danio dal dottiffimo Sig. Egizio > €
avendo con eflo avvertiti diverfi ab-

.baglj, dall’Autore della medefìma nel-

le facre e profane cofecommeflì, av-

venne anche a lui , dopo la parten.

za da Saponata, di osservare in quel-

l’opera un luogo afsai notabile al lib.

JV. cap. FU. notaz. i .pag. ì po. e fegg.

e di quella fua ofsetvazionc egli ne

fa parte all’ amico, trovandofi quindi

aperto non piccolo campo di ragionar-

ne : il che fa nel prefente Difcorfo . Il

luogo plservato li c quello . David
Koraco , fcrittore della Vita del Sanr

to, rifcrilce tra l’altre cofe il difcorfo

del Prefidente Timoteo , il qua le per

indurre il Santo a rinunziare alla Re-
ligione Criftiana, rimprovera vagli in

particolare , che i Crifliani adoraffe-

rò un afmo , e che fi chiamavano

^fiiuarj i Semifis] , e Sai meritarj .

11 Sig. Falcone volendo riprender di

fallo il fuddetto Romeo , nega la ca-

lunnia del culto afimino imputata a i

Crilliani, e pretende , che quella fia

un’ invenzione, p un delirio dell avyer-

iario
. .
Son quelle le fueparok.j le-»

quali è qui d’uopo di riportare per
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diftefo , mentre efse hanno dato il

p j. motivo al Sig. del Monaco di fcriver

quella dotta Difsertazione . >, E chi

,, mai de’ Perfecutori difse che’l no*

,, ftro Dio era un afino? Chi maid’

e(Iì calunniò i noftri da Afina rj ,

,, e che fingevano Dio con colori «

,, orecchie , ed un de’ piedi con u gna

„ d’ afino? Se nc qucrelan quei Secoli,

,, in cui era proibitiflìmo dipignere

,, Iddio fotto qualunque fpecie d’ uo>

9, mo, or comed’afinot Senerichia-

j, man tutte le paffìoni de’ Martiri

,

„ e tutti i Santi Padri , dove parola »

„ o velligio di tal calunnia non.*

» ^ *, poiché noM ardì la tiran-

,, nide tutta , non 1
’ ifiefso diavolo

9, dire , o penfare tal cofa . Com^.
„ adunque quel che non penfarono

f,
quelli , un Cri diano potè penfare,

,i fcriverlo, porlo in bocca a Timo-^

„ teo, c llamparlo? L’ animo fugge

„ di trafcrivcreil rello, ma la rarità

„ del libruccio il collrioge a farlo. „
E poco dopo avendo riferite le preci-i

fc parole deirora2Ìome di Timoteo,
trattala medefima orazione da cicalo-^

verta t piena difernehezze , e di borra

favolofaj talché ne rella fodocato quel
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tanto che vi è di vero , e di buono
negli Atti del Santo

.

Maravigliali forte j e con ragione ilp-

Sig. del Monaco , come il Sig. Falcone

abbia ignorata la calunnia del cui to afi-

jìino imputataa i Crifìiani , onde egli-

no furono detto M.ftnarì > e come ab-

bia ardito di fcrivere, che un tal fac-

to non fia mai ftato rimproverato a i

Crifìiani da i loro Perfecutori , c che

di ciò parola o vefii^io non fi legga

negli fcrittori. Per convincerlo di ta-

le afserzione, porta in primo luogo

un tetto del Rodigino,(a) ove chia-

jramentc fi vede, i nemici della no-

ftra Religione infando pi£iurte genere

i aufos Dei fummi furnmatem pilium

. deformare, ac velut in pergula pra-
' tereuntibus oftentare ASiNlNlS ACT-

RIBUS, pede altero inungulatum , ac-

togata fpecie cum libro in manibus ,

' addito etiamnum fcelefliore titulo , ceti

Chrifiianorum isforet Deus , ONO-
CHELUS, idejì ,

O’vóxn^-®' nomine.

Jllud vero au^arium fuent infe£tatio-

ne eadem ab mpoìtunis horninibus

Chrijìi cultores SEMISSIOS nuncu-

patos , & SARMENTARIOS . Or
Tomo XXFJL, non

1 ( a .) Aatiq. Lui. li^.XXX, cdf. XX/.
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non è quefto , dimanda qui il noftro

Autore, quello che David poneva in

bocca a Timoteo ? Ma acciocché non

gli fi opponga, che febene ciò vien

narrato dal Rodigino, autore moder-
no , non è però , che fe ne tròvi

veftigio prefsogli antichi , egli nepaf-

fa alla prova con 1’ autorità degli

antichi Padri

.

Dice egli di aver ritrovato ne’ ^a-

dri imputato iì culto afinìno dai Gen-

tili a i Criftiani indueguife: l’una,

che quelli venerafsero un capo d’afino:

l’altra , che il loro Dio fi dipignefsc

con orecchie, e un de’ piedi con ugna

d’afino. Della prima v’ ha il tefti-

monio di Tertulliano nell’ apologia

a cap. XVI. e di Minuzio Felice nel-

r Ottavio . Quegli così dice a i Genti-

li ; Somniaflis , Caput ASlNlNUM
effe Deum: quelli a Cecilio, che era

Gentile , cosi fa dir de’ Criftiani ;

^udio eos turpijjìma pecudis Caput

ASINI confecratum inepta nefcio qua

perfmfione venerari . La feconda poi

ci è riferita da Tertulliano nel luogo

fopracitato, come cofa di frefeo , e al

fuo tempo avvenuta: 'Hfiva iam Dei

nofiri in ifla Civitate proxime editio

pu-
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publtcata eji, ex quo quidam, in fru-

firandis beftiis mercenarius tioxius, pi-

Quram propofuit cum hujufmodi infcri-

ptione DEUS CHRISTlAMORtJM
ONONYCHITES . 1$ erat ALIRI-
BUS ASININIS , altero pede ungula-

tus, librum geflans, & rogatus Kijimus

& nomen &formam.lì medcfimo Scrit-

tore io altra Opera {a) ci fpone la_.

calunnia, e l’autore di efsa , che fu

un viliflìmo, e fcelleratiflìmo Giudeo

,

difertore della fua legge: 'Hpva \am
de Deo noflro fama fuggeffit , adeo nu-

per quidam perditiffìmus in ifta Civi-

tate, etiam fuee Keligionis defertor »

fole detrimento cutis Judaeus , utique

magis pofi beftiarum morfus , adquas

fe locando quotidie decutit , cum in-

cediti piUuram in nos propofuit fub

ift aproferiptione ONOCHOETES.ii
crat AURIBUS CANTHERIORUM
& in toga cum libro , altero pedeun-

gulatus. Et crediditvulgusJudxo,ec.

Itaquein tota Civitate ONOCHOE-
TES prAdicatur

.

Che poi i Criftia-

ni fofscro nominaci ^Afinarl

,

1’ ab-

biamo dal medefìmo Tertulliano : Hoc

Q 2 for-

( Si ) ad Natìon* oap^XL
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forfitan (a) improbandum , quod in-

ter cultores omnium pecudurn beftia-

rumque ( tali erano gl’ infamatori Pa-

gani )
ASlNARII tantum fumus. Sopra

quelle teftimonianze fondati > molti

moderni Scrittori hanno parlatodi sì

fatta calunnia, tra’ quali vien prodot-

to il Baronie all’ anno 201. e Stefa-

no Morino , che ne ha fìela ex pro-

fefso un’ ampia Dilsertazione , inti-

tolata: Vndepotuit venire in tnentem

Gentium , Caput ASININOM fjfc-»

Cbrijlianorum Deum: ficché cfallìflì-

mojche prefso gli Scrittori non fittovi

vefligio di tal calunnia imputata a i

Criftianijcome il Sig. Falcone alserifee.

Quindi pafia 1 Autore alla ricerca,

^*^'onde quella calunnia potefse efsere de-

rivata , e col parere, altresì di ler-

tulliano dice , che ella trafse l’origi-

ne da fimigliante impofìura , c.he fu

fatta a’ Giudei , allorché, come nar-

ra Tacito , vaganti e litibondi nel de-

ferto, venne lor fatto di fcoprirle-*

fonti deU’acquecon l’indicio .oegli afi-

ni, che uicivano dalla pafìura : tal-

ché in grazia del beneficio avefsero

con-

( a ) Apolog. cap.XVL
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confecrata 1’ effigie di quell’ animale.'

11 luogo di Tacito fi legge nel V.

delle Storie a cap. IV- c fu feguito

da Plutarco nel IV. libro del SimpO-

fio qiiefi. f . Anche Democrito Stori-

co apprefso Suida alla parola judels

fcrifse,che i Giudei adoravano la»,

tefta d’ oro di un afino , e fe ne h*

pure qualche rifeontro in Diodoro al

libro XXXIV. in excerptis. Appio-

nc, che era Gentile, oppofe anch’efso

a’ Giudei il culto della tefta afinina »

ma ne fu confutato da Giofeffo Ebreo

nel li. libro contra efso Appione_»a

mentre nel Sacrario del loro Tempio
in Gerufalemme non furono mai sì fat-,

te cofe trovate . Non c men favolofo

cicche prefso Suida alla parola Zettd

fi legge:cioè , che chiunque la Giudaica

Religione lafciar volefle, dovea por-

tarli nel fabatoinfudi un afino bian-

co per la Sinagoga : poiché
,

giufta il

facroTefto, altra pena non era ftata

preferitta a i delertori della legge-»

Giudaica>che la lapidazione . Vuole il

Morino fopracitato,che Appione fon- p,

dafsc la fua calunnia contra gli Ebrei

fopra la fomiglianza, del nome,con cui

gli Ebreijl’arKa, in cui era ripofta

3
Majìi



166 Giorn. db’ Letterati
Manna nel Santuario , e l'aftv.o egual-

mente chiamavano, non efsendovi tra

quefti due nomi che una fola trafpo-

fìzione nelle fommità de’ caratteri co-

sì picciola , che nè pure i più dotti

Ebrei l’avrebbono ravvifata . L’ urna.

dicevafi CHOMER , c1’«/?koCHA-
MOR . La conghiettura ha qualche-#

probabilità ed apparenza j malafalfa

imputazione data a i Giudei del culto

afinino è certiffinia *, e da quella ebbe

fondamento quella dello fìefso culto ad-

dofseta a i Criftiani.

p.tj. Ne di ciò v’ha di che fìupire.#,

quando lì confideri , che ne’ primi

tempi della Chiefa i Gentili foleano

confondere i Criftiani co’ Giudei >

comprendendo quelli fotto il nome di

quefti , argomentandolo dall’effer na-

ta la nuova Religione Criftiana dalla

Giudaica , e ufeita dalla Giudea. £
in fatti prima che i Criftiani fi chia-

maflcr Crifliani , ed un pezzo anche

dopo non con altro nome fi diftingue-

vano da i Giudei , che con quello di

Credenti , e di no» Credenti , efiendo

Luna e l’altra in foftanza la medefi-

ma Religione , da Dio infinuata agli

Ebrei, i quali per divenir Criftiani
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altro a far non avcano , che credere

la venuta del promeflb Meflìa . Che
fotto il nome di Giudei folTero in-

tefi da i Gentili i Criftianijloabbiam

manifefto dall’ Editto di Claudio ,

preflTo Svetonio/» Claud. acap. XXV.
Judteos impulfore Chrejlo ( così in vece

di ChrifiOy ficcome eilì i Criftiani di-

cevano Chrefìiani ) affidue tumultuati^

tes noma expulit > e anche fe ne trac

forte prova dagli Atti Apoftolici a

cap. XVIII. ove fi fa menzione..»

del medefimo Editto di Claudio , in_»

virtù del quale era comandato a tutti

i Giudei di partir da Roma , onde

furono coftretti ad ufcirne , tra gli al-

tri, Aquila Pontico, e Prifcilla fua

moglie, non già puri Giudei , ma-»
Giudei Criftiani , o Credenti , e aiu-

tatori di Paolo nel minifiero apofio-

lico; il che è fegno, che l’Editto non
i foli Giudei, ma anche i Crifiiani

fotto il nome di Giudei avefie com-
prcfi. Così pure nell’ Editto di Ner-
va, il quale aflbl veva tutti coloro che

erano giudicati rei d’ impietà centra

gli Dii , e richiamava gli efuli nella

patria , e inficme proibiva , che a_.

niunfofie lecito di accufare in avve-

Q_ 4 nire
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nire alcuno d’impietà o di fetta Giu-

daica, intcndevafi per la fetta Giu-
daica, come dimoftra il Baluiio,

(

la Religione Criftiana 5 e allora fu ,

che l’Apoftolo San Giovanni dall’ifola

diPatmo, ove Domiziano l’avea re-

legato, ritornò ad Efefo . Altre pro-

ve di qiicfta verità fono addotte dal

noftro Autore, al quale rimettiamo

chi legge.

p.jo. il culto afinino fu la fola calun-

nia imputata da’ Gentili a’ Criftiani ,

e dedotta da quella , che già hi im-

putata a’ Giudei. I noftri calunniatori

niente omettendo di ciò che poteva-,

contribuire a mettere in difcrcditola

noftra Religione , le addofsarono an-

che quelle due efecrande impofture-»

dell’ infanticidio, e delle notturne im-

pudiche adunanze, e nozze inceftuo-

fe: di che parlano abbondantemente

gli antichi Padri e Scrittori Ecclefia-

ftici . Ebbero quefìe l’origine dagli ere-

tici , che pur Criftiani faceanfi chia-

mare. Così l’ infanticidio traile il co-

minciamento da Simon Mago
,
primo-

genito del demonio, e principe e au-

to-

{ a ) m net. ad Laliant, de mert. Perfec.

IIL
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i torc di tutti gii eretici , come lo chia-

I

marono Santo Ignazio Martire c Ter-

tulliano. Si abusò egli di quelle facrc

parole di Gesù Crifto, che fono iru.

San Giovanni al VI. TSlift manduca-

veritis , carnemfilii hominis , & hihcrU

tis ejjus fanguinem , nonhabebicisvi^

tam in vobis > e prefo ad uccidere un
fanciullo ,

ferviafi dell’ infanticidio

per gli orrendi preftig) e incantefimi,

a’ quali egli fi era applicato: in che

fu feguito da Menandro Saturnino , da

Bafilide, e da Carpocrate , capo del-

la Setta de’ Gnodici , e da altre fette

di eretici, che da quella provvenne-

ro, e di più praticarono quelle not-

turne abbominevoli mefcolanze , che

poi furono a tutti i Crifiiani impu-
tate da i Gentili , che le credettero , o
vollero farle credere a tutto il corpo

della Chiefa Criftiana comuni
, per più

fcreditarlo, tormentarlo, eperfegui-

tarlo . V noie l’ Ouzelio
, {a) fegui-

tato da altri , che come dagli eretici

fono derivate quefie due impofture-^

contro di noi , cosi da efli abbia tratta

origine la calunnia del culto àlinino >

mentre i Gnoftici
,
per ceitimonianza

S di

C a ) in Anmad, ad
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di Santo Epifanio , rapprefentavanc

il Dio Sabaoth con Ja figura altri d
alino , altri di porco : talché i Genti

li ebbero modo di far credere l’ impo
ftura centra i veri Criftiani apprelT*

del volgo

.

Quanto poi alla facrilega dipintura

fatta dal capriccio befiiale di quelle

fcellerato Giudeo a i tempi di Tertul-

liano , la quale portava in fronte l’in-

fcrizione , DEUS CHRISTIANO-
RLTM ONONYCHITES , ovvero

ONOCORSITES , come fi legge ne’

P • codici Vaticani •, il nofiro Autore va_«

'‘dottamente difaminando , a chi ella

fofle fiata appropriata . Non vuole,che

per efla queir empio avefle voluto in-

tender Dio come Dio , e fotte la fua

aflbluta nozione , in cui convengono t

Crifiiani e Giudei j ma bene la facro

fanta Perfona di Gesù Crifio, adorate

folamente per Dio da i Crifiiani , e per

tale, riguardo a noi, conofciuto al-

tresì da i Gentili . Conofccvanoin fat-

ti i Gentili il Crifiianefimo per fetta

nuova , o per confeguenza difiinta dal-

la Giudaica , dalla quale era nata .

Perciò Svetonio in T^rone chiama i

Crifiiani hominum fuperfiitionis

NO-
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NOViE & malefica. Un’ infcrizio-

ne , che fi ha nel Grutero , fc pur
fia veraicflcndofi ritrovata in ifpagna »

donde tante ne fon venute di fofpettc ,

e di falfe -, chiama il Criftianefimo

in tenapo di Nerone NOVAM GE-
NERI hltmanosuperstitio-
NBM. Tertulliano in quell’aureo libro

de mortibus perfecutorum cap. //, la

dice Religionem fotto il mc-
dcfimo Imperadore , e con lo fteffb

titolo ella vien nominata nell’ Editto

di Galerio Maflimiano preflb Eufcbio

e Niceforo . Cosi pure Afclepiadc

Gentile preflb Prudenzio la dice NO-
VELLUM dogma -, e quefta NOVI,
TA’ di Religione era uno de i rim-

proveri datoci da i Gentili
,
giuftail

dire di Arnobio nel lib.L eli, adver-

fus Gentes

,

I Gentili in oltre Capevano, cheau-p.

tore della NUOVA fetta fu CRiSTO,
c che da lui ebbero nome i CRISTIA-
NI , onde Tacito ebbe a dir negli

lib XV. AUTOR NOMI.
NiS CHRISTUS : il che pure vien

confermato da Eufebio nel libro V»

della Dimoflrazione Evangelica. Che
poi CRISTO

, autore della mo-va^
6 Re
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Religione e nome Criftiano fo!Te da’

Criftiani adorato per DIO , e che i

Gentili lo fapeflero, V\\n\o lib.X.epifl.

XCVII. lo attcfta chiaramente
, e io

conferma Luciano in quelTcmpio Dia-

logo de tiiorte peregrini

.

Altre prove

di queho punto va recando il Big. del

Monaco, le quali qui non è duopo di

replicare, ove fi compendia, e non

fi trafcrive il fuo libro . Premeffe e

dimoftrate quelle tre cofe , cioè, che il

CriftianefimoeraB«ot/<i Setta , diftinta

dall’antica Giudaica •, che l’Autore e

denominatore di efla fu Crifio) e che

Crifto era da’Criftiani adorato per DÌO',

tutte le quali cofe erano pienamente

note a i Gentili : il noftro Autore ne

cava per legittima confeguenza , che

con l’empia immagine , notata di quel,

lainfcrlzione DEUS CHRlSTIANO-
RUM , altro Dio non fu rapprefen-

tato da quello fcellerato Giudeo , fe

non Crifto Salvator Noftro , e non

già l’efienza Divina, Diofotto TafiTo-

Juta nozione di Dio.

Quindi il noftro Autore dimoftra i

che in quella pittura non poteva efler

rapprelentata la Santiflìma Trinità ,

mentre i Gentili o aftàtto ignorava-

no.
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no 5 che i Criftiani adoraflero altre

Divine Perfone, o al più nc aveano

un barlume ofcuro, econftifo , tal'

che ninna cerca nozione poceano trar-

ne Nè è da maravigliarli, che i Gen-
tili ignoraflero V alto miftero della

Trinità , mentre gicà c noto, che i

Criftiani lo tencano occulto anche a

i Catecumeni , non già agli Eletti ,

che dovevano bactezzarfi. La conofcen-

za di sì gran miftero non era perve-

nuta a i Gentili nè meno nel IV.

fecolo, come 1 Autore il dimoftra .

lì Dio de’ Criftiani noto a i Gentili

non era che Crifto ,e foloaCrifto vol-

le inlultare la pittura cfpofta da quel

Giudeo, il quale , fe comedilerto-

re del Gindailmo avelie voluto fcredi-

tare ugualmente c Giudei e Criftia-

ni, non vi avrebbe appiccata quella

ifcrizione DEUS CHRlSTlANO-
RUM, ma più tofto DEUSIUDyE-
OR.UM , col qual nome veniva a

ferire tanto i Criftiani
,

quanto i

Giudei, elTendo allora a tutte edile

le nazioni Io fteflTo nome comune *

La maniera iftella, con cui T ertullia-

no un tal fitto ci efpofe, fa conoice.

read evidenza quanto finora fi c detto

.

il
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Il noftro Autore ne efamina con at-

tenzione quel luogo , e con dottrina

lofpiega.

p 6r. Pafsa dipoi a moftrare , che, quan-

tunque a’ Gentili non folle ignota la

vera immagine del Redentore, e fa-

pefsero eflferlui flato uomo , e morto
in Croce, non potea pero fgomentarfì

il Giudeo di ritrarlo in quella mo-
ftruofa figura, fui dubbio , che ella

nonfofse creduta qual’ egli volea firla

credere ad elTì ; mentre fi fa con quai

maniere befliali i Gentili rapprefen-

tavano, c dipignevano le loro Deità

per rapporto alle tre fpecie di culto

florico , naturale , e morale . Così >•

fe per efempio aveffero voluto dipi-

gner Giove ifloricamentc , lo avreb-

bono dipinto per quel che fu. Redi
Creta : le poi lo aveffero voluto ritrar-

re in altro fuo naturale , o morale

lignificato, loavrebbono in cento , c

mille figure ftranamente trasfigurato.

Ebbero eglino in ufo di onorare i loro

Dii, non fol quelli chiamati

Gentiunt , ma eziandio i fupremi ,

majjorum Gentium , c di efprimerli

fotto fembianza di bruti . Anubi di-

pignevafi con la tefta dicane : Pane con
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la faccia di capra, e con le gambe di

becco -, EcatCjO fia Diana con tre tefte,

la delira di cavallo, h finiftradi cane,

c quella di mezzo di Cere-

re con capo di cavallo: il Sole in Ele-

fanrinopolicon la tcfìa di ariete, eie

corna di irto : e Giove finalmente

con la faccia di ariete ; fenzacliè i Gen-

ti li lafciaflero di venerarci lorDii,

benché fotto si fìrane figure rappre-

fentati . Non era dunque per loro in-

credibile e ftrano ,
che anche i Cri-

ftiani ritraeficroj e venerafTero la fa-

crofanta Perlona di Crifto, efpreflb

fotto quella mofiruofa afinina figura ,

benché fapeflcro effer lui nato uomo
nella Giudea , potendoli agevolmen-

te perfuadere , che fotto quella figu-

ra fofle fimbol eggiato un qualche oc-

culto milkro della noftra Religione ,

come eglino appunto erano fuliti fare

de i loro Dei

.

Siccome, in fcntimcntodi molti ,p,

la calunnia del culto afinino imputata

a i Crifiiani era nata dalla calunnia di

un limil culto imputata a i Giudei -,

così il noftro Autore fi ftima in debi-

to di ricercare , le quello culto afinino

imputato a i Giudei fi credclfe diretto

a Dio
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a Dio come Dio j e ftima di no , poi-

ché i Gentili non aveano una tal co-

nofcenza di Dio, in quella nozione ,

con cui adoravafi da’ Giudei, i quali

mettevano tutto il loro ftudio in oc-

cultare il nomedi Dio TirpetypctiJifiecTayy

per non cfporlo alla derilione degli

Etnici : onde Lucano ebbe a dire nel il.

libro :

—

—

Dedita facris

INCERTI Judeea Dei-,

e Plutarco (a ) andava conghietturan-

do dalla fella de i Tabernacoli , che ce-

lebravan gli Ebrei , cheli loro Dio fof-

fe Bacco. Non avendo dunque i Gen-

tili certa notizia del vero Dio da’Giii-

dei venerato , non potevano credere ,

che effi adorafsero lo ftefso Dio come
Dio lotto la figura di afim, ma pia

tofto, che i Giudei avelseroadotcato

un tal culto , come di una Divinità ag-

giunta e gregaria
, in memoria del be-

neficio dell’ acque feoperte loro dagli

(^ini . Prova il noftfo Autore qiiefto

fuo fentimento con l’ efempio. degli

Egizj , i quali , fe bene conofeevano

e veneravano un Dio autore del tut-

to, non lafciavano di avere in vene-

ra-



Articolo X. j'77

razione anche cent’ altre befìialiffimc

divinità, ridicole e moftruofc. ?
Chiude l’Autore quefta prima parte

del fuo Dilccrfo col far vedere al

Sig. falcone, che per l’immagine in-

degna di Dio f della quale parlava-.

Timoteo a San Gennajo per rimuo-
verlo dalla fua Religione, s’intendea

l’immagine di GesùCrifto, e non già

di Dio come Dio. Le parole ftefse-»

degli Atti del Santo fanno conofcc-

re la verità di quella propofizione.

III. Quindi pafsa alla feconda Par-

te del fuo Difcorfo, la quale c mol-

to più importante dell’ altra: mentre

la prima contraila l’oppofizione di un
culto , di cui non v’ ha più fra’ Cri-

lliani , ne fraToro nemici chi ne con-

venga: là dove l’altra combatte un.»

culto, che pur troppo viene anche in

oggi ingiullamentc impugnato dagli

eretici , contra la ragione , c la prati-

ca de’ primi fecoli della Chicfa.

Recò in prora , come detto abbia-

mo , il Sig. Falcone di non eflervi

mai Hata quell’ immagine afinìna , 1
’

impollìbilità, che ella vi potelTe ede-

re, fondandoli fu quella ragione, che

allora folfe proibitijjìtuo dipignere Jd^
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dio l'otto fpecie d' uomo , or come di

afino ì Soprale quali parole ferman-

dofi il noftro Autore , dice ia primo

luogo, che il Sig. Falcone ha ardita-

p-88.mente afferito, che fofle proibitiffimo

il dipigner Dio prcfo fotte l’alloliita

nozione di Dio , in figura d’ uomo ,

perocché non fi trova , che mai la_.

Chiefa abbia fatta una tal proibizio-

ne j e che fe pure feccia in que’tempi

il Concilio di El vira , ciò fu folo nella

Spagna Betica, e per motivi partico-

lari. Confefia poij che veramente in

que’primi fecoli non fi era per an-

che introdotto l’ ufo di dipigner Dio
come Dio in forma umana , come.*

dipoi fi è coftumato di fare ne’ più

baili fecoli della Chiefa , ne’ quali i

già i Fedeli erano confapevoli demi-
Beri della Religione , onde errar non
potevano, in veder figurate in pittu-

ra le perfone della fantiflima Tria-

de . Ciò principioifi a fare folamente

al tempo del VII. Sinodo, avanti il

quale fi ha che ciò non fi praticafle ,

da unapiftoladi Gregorio II, da un’

altra di San Germano Patriarca di Co-
ftantjnopoli, e da una Orazione di San

Giovanni Damafeeno.

Ma
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Ma fe il Sig. Falcone ha intefo di ppi.

dire, che forfèproibitiffimo dipigncr Dio

fotte la nozione di Gesù Crifto , in

forma d’ uomo, quafichc le immagini

di Gesù Crifto in que’ primi tempi

non vi forfero , e nè meno vi poterfero

erfere, egli fi è di molto ingannato ,

come di molto s’ingannano i moderni

Settarj , a’ quali torna in acconcio di

rigettare un sì pio ufo della Chiefa

primitiva, per trar quindi occafione di

condannare il culto delle facre Imma-
gini nella pretefa loro riforma. Du-
rante la perfecuzione della Chiefa vi

furono facre Immagini fra’Criftiani ,

ma non univcrfali, nè pubbliche.» .

Eglino leteneano afeofe ed occulte ,

acciocché quefìe mai capitar aon po-

teffero alla notizia degli Etnici , le

cui fupcrftizioni erano allora fofte-

ntitc dal poter degl’ Imperadori ,ede’

Romani idolatri . Per quefta cagione

Cecilie appreflb Minuzie rimprove-

rava i Criftiani , che mllas aras ,

tempia nulla , nulla nota jìmulacra a-

veffero , e che eglino fommamente
pxoccuxA^tto occultare & abfcondere^

quicquid illi coluntiiì che da erfo Cecilio

era prefo in argomento poco buono per

li
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li Criftiani , cum honefla femper pu'.

blicQ gaudeanty federa fecreta fint i

c di quello medefimo non effer pub-

bliche Immagini fra’ Criftiani fe ne

legge rifeontroal VII. libro diArno-

bio.

Se però allora non erano nè fre-

quenti, nè pubbliche le facre Imma-
gini fra i Criftiani , non può tutta-

volta da chi che fia di mente ragio-

nevole c fana metterli in quiftione ,

che alcuna in que’ primi tempi non.,,

ve ne fbiTe. Il primo argomento fe:*

ne cava dall’ Immagine, sella è vera,

,

del Redentore non manufaSla , ma_« ^

imprefla per opera di lui medefimo

in un lenzuolo , affine di foddisfarc’

adAbgaro Principe di Edefia , che-» q
era moflb da un pio defiderio di aver-

|

la. Dan credito alla verità di quello
1

racconto, e a i miracoli di una tanto

famofa Immagine Evagrio , Nicefo-

ro, San Giovanni Damafeeno , Adria-

no Papa , e San Gregorio , Teodoro
Stridita, e’I lI.General Concilio Ni-

ceno , ove tale ftoria dopo un matu-
ro efame fu concordemente approva-;

ta . Un’altro rifeontro fe ne ha dall’

Immagine del
_
Sig.- Noftro , detta_.

della t
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ideila Veronica, che dicefi rimaftaim-

prefla in quel fudario , che fu pre-

lentato al Salvatore dalla buona don-

na nomata Veronica o Berenice , allor-

ché era condotto al Calvario . Con-
fervafi quella nella Bafilica Vatica-

na, e fi tiene > che fino a’ tempi di

Tiberio fia ella fiata trafportata iri_,

Roma . Il Padre Natale Alefi'andro

nella fua ftoria Ecclefiaftica faec.l.cap.

I. art.V. vuole che quefia Immagine

j

fia detta Veronica , non dal nome di

I donna , a cui Crifto Signor Noftro

conceduta l’avefle, ma per eflfere la_>

vera Immagine di lui , vera icoru ,

ovvero icowa ; che poi , contratte in

I una voce le lettere , fu Veronica deno-

minata . Potrebbe dirfi lo fiefifo di tut-

te l’altre Immagini non lavorate da

mano di uomo , e riferite dal Chitìczio

nel libro de linteisfepulchralibusChri~

fti a cap. XXXV. e dal Gretlcro nel

libro II. de Cruce al capol. e così pu-

re di tutte 1 altre del Signore, e del-

la Vergine , che una collante tradi-

zione della Chiefa ci ha fatto crede-

re efiere fiate formate da San Luca ;

ma perche quefìe ci fono tutte con-

tefe da i nofiri Avverfarj
,
però l’Au-
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tore paflà ad altre prove > che più

difficilmente ci poffono dalla loro ofti-

nazione eflere contrattate.

100. Fra qiiette mette in primo luogo

quel fimulacrodi bronzo, cretto nel-

la città di Paneade, o fia Cefarea di

Filippo , dalla donna del Vangelo ,
^

che da Critto fu liberata dal flufTodi

fangue, e che in memoria di tal be-

neficio gli alzò la ttatua luddetta con

fe ttefsa a ginocchio in atto di fup-

plichevole . Eufebio , che fiori vcrfo

la fine del III. fecolo, enei principio
|

deliV. fa (4) fede, che la detratta-:

tua era al fiio tempo anche in piedi ,

e che egli fieflb l’aveva con gli occhi

proprj veduta . L’apottata Giuliano

fe poi abbatterla j e in luogo di effa-^

fc collocatela fua , come fi ha da_>

Sozomeno (b) , e da Caffiodoro ( c

:

il primo de’ quali parimente raccon-

ta , che quando la ttatua fu fatta in

pezzi , i Crittiani ne raccolfero con i

molta diligenza i frammenti , e li Jri-

pofero colà nella loro Chiefa, ove fino:

al tempo di cfTo Storico fi confcrva-

ro-

(a) Ht/l.Ecct7t.m.cap.XyilI. ,
:

Cb} lVili. taf, XX.
tc) Tripart. l.II.Cffp.XLI,
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rono ; il che tutto è argomento del cul-

to e delia venerazione de’ Fedeli ver-

lo la ftefla.

Dal mcdefimo Eufebio ci è con- p- 10

fermato l’ufo delle facre Immagini si

di Crifto, sì degli Apoftoli Pietro e

Paolo , efprcirc con varietà di colo-

ri , e da lui fìeflb vedute, e onorate,

c non mai condannate da efso come*,

confuetudine pagana : il che con niun

fondamento vorrebbe perfuaderci l’e-

retico Galleo nelle note a Lattanzio

de OYÌgin. error. lib. II. non fapendo in

qual altro modo fcanfare un colpo ,

che va sì a dirittura a ferirlo . Op-
pongono i fettarj , che l’ufo delle la-

ere Immagini dee condannarfi come*,

una profanazione d’ idolatria , e co-

me un rito prefo dal Gentilcììmo .

Ma quanti riti de’ Gentili , non ri-

pugnanti alla pietà e al culto Crilfia-

no, fono pafsati nel Criftianefimo ì

Tale c l’ ufo dell’ acqua benedetta ,

o luftrale che vogliamo dirla . Tale^

la coftumanza de i lumi ne’ funerali ,

e quella de i cerei ne’ facrific) , e

avanti le immagini degli Dii : il che

pure afsai prima foleano praticarcgli

Ebrei nel Tempio di Gcrufalemme.
Tale
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Tale rufanza de i Gentili di porre ne

i Templi ftatue , e tavolette votive

ne’ loro bifogni : cofe tutte > che fi

vedono imitate da’ Criftiani , e dalla

Chiefa coniacrate, e permefsc .

Ma tornando al culto delle lacre^

Immagini , moftra il chiarilfimo Au-

tore, che anche prima di Eufebio ne

parlò Tertulliano (« ) , da cui ci vie-

ne affermato , che ne’ Calici, de’ qua-

li i fedeli fervianfi all’ufo de’Sacri-

fìcj , era dipinta l’ immagine di Gri-

ffo in lembianza di Pallore
, portan-

te una pecorella fu gli omeri : figura

prefa dalla nota parabola del Vange-

lo prefso San Luca al Gap. XV. e

però molto fiaccamente dal Galleo

contraftata , come figura non rapprc-

fentante Crifto Signor Noftro . Con
la ftefsa figura di Paftore (fanno efpref.

fe moltiflime immagini del Salvato-

re nel Cimitero antichilfimodi Prifcil-

la nella via Salaria , fecondo che..»

fcrive il Baronio all’anno LVIl. e la

noma Jbtterranea di Paolo Aringo è

tutta piena delie immagini , dellej*

quali gli antichi Criftiani ilor Cimi-

teri adornarono . Il Padre Pagi nel to-

mo
(a) De Pudicit, cap.VI,
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tno I. della Critica Baroniana afserl ,

che nc’ primi IV. fecoli della Chiefa

le immagini fofsero poco uficate da*

Criftianij per cagion della idolatria ,

e della perfccuzione de’ Gentili > e

che nella controverfia delle immagini
bifogna avere anzi ragion degli efcm.

pj della Chiefa poftcriore, clic dell’

antica . Qnefte due conci iifioni del

Pagi furono interpetrate a favore del-

la propria caiifa dall’ eretico Bauldri

nelle note a Lattanzio de mortih.l? er-

fecutor.z cap. XII. Il Sig. del Monaca

nc moftra il vero fenfo in confutazio-

ne dell’Avverfario,

Sogliono addurre i Settarj in difefap.

della loro caiifa fpallata il Canone-»

XXXVI. del Concilio Illiberirano ,

o di Elvira , che dice : Tlacuit pi-

£iuras in EccleCiis effe non deber ,

ne quod colitur & adoratur , in pa~

rietibus depingatur

.

L’opinion più fon-

data vuole, che quello Concilio fof-

fe tenuto fotto l’ Impero di Diocle-

ziano e Malfimiano , che è il tempo,

di cui il Sig. Falcone per l’ appuntc)

fagiona . Per dare il noftro Autorea

quella obbiezione, adeguata rifpofta,

dice in primo luogo , che anzi da_i

TomoXXFU. R. que-
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quefìa proibizione del Concilio d £!•

vira debba dedurli l’ufo delle imma-
gini in que’ tempi : poiché fe quelle

non fi foflero già introdotte nella-.

Chiefa, non occorreva, che il Con-
cilio facefle un Canone per proibirle.

Secondariamente confiderà , che fe il

Concilio ebbe per bene di vietarle ,

fu indotto a farlo da qualche giullo

motivo ; e quello defumefi dalle cir-

collanze del tempo , poiché allora-,

durando la perfecuzione , fi videro

obbligati que’ Padri a prender tutte-#

le mifure , onde le collumanze Cri-

ftiane , che poteficro efporfi all’ ol-

traggio, o al dileggiamento degli In-

fedeli , fitenefiero occulte. A quello

pericolo e inconveniente erano foggct-

te le pitture di Dio, che è quel elle

da. noi colitur & adoratur : onde il

divieto pare, che folle per li Gentili,

c anche per li Catecumeni , de’ no-

flri Miller) non ben illrutti , e non

già per li Crilliani. Quella fpollzio-

ne è comune a molti grand’ uomini

nell’Opera riferiti. Si aggiugne col

Cardinal Bona (<i) , che il Concilio

proibì le dipinture nel muro , e non

<a ) Rer. Liturgimr. l.I. Cap.lV,
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già in tavole, o in tele, e non in fi-

mulacri , o altri legni , che fi potef-

fero levar via; imperocché le imma-
gini nelle pareti erano foggette all*

ingiurie de’ perlecutori Gentili j là

dove le altre potevano all occafione

occultarli . Ma pollo ancora_> ,

che il Canone abbia intefo di ftende-

re il divieto a tutte le immagini ,

non ne fegue per quello, che clieno

fodero univcrfalmente proibite. Una
proibizione rillretta a luogo c circo-

llanze di tempo particolari , non può
far documento per un divieto uni-

verfale, come vorrebbono i Settarj ,

né per fondare quel franco proibiti^-

mo del Sig. falcone , in calo che egli

aveflfe pretelo di qui fondarlo.

Sbrigatoli di quellopunto,fi avan-p.i

za l’Autorea difam inare il fentimen-

to del Padre Natale AlelTandro intor-

no all’ufo delle lacre immagini, li

dove parlando de i tre primi fecoli

,

lafciò fcritto; NULLUS aut ceriti

admodum irifrequens tmc erat in Lc-

cltfia Sacrarum Imagitium ufus . £
mollra , clic quel ìnULI^IS ufm è

ripugnante a quanto lo lielTo Padre

avea detto poco prima de i Calici

K z del-
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della Chiefa Romana, ov’ era dipin-

ta la parabola del buon Paftore, e a

quanto avea ragionato in più luoghi

intorno alle altre immagini de’ primi

(ecoli di già riferite.

p.131. IV. Quindi egli pafTa ad un’ altro

punto , e confiderà le fegiienti equi.-

voche parole delSig. Falcone; „Nè
„ la Croce fola per queft’ iftelTo ri-

„ fpctto fu adorata come nel quarto

„ fecolo; ma era in gran riverenza

„ tenuta , e pubblicata per l’ infe-'

„ gna del nome Crifìiano, fotto la

„ qual bandiera militavano. „ Di-

ce pertanto, che , fedi Sig, Falco-

ne ha voluto qui dire, chela Cro-

ce non fii adorata ne’ tre primi fe-

coli della Chiefa conte nel quarto ,

cioè con quella libertà e fplendidez-.

za , con cui fu adorata nel quarto feco-

lo dopo la infigne vittoria di Co-
ftantino , egli ha detto affai bene i

ma fe ha voluto dire , che la Cro-

ce non fu adorata ne’ primi tre feco-

li , ma folamente nel quarto , egli

ha sbagliato all’ ingroffo. Quindi re-

ca le prove dell’cffere Hata la me-
defima fin dalla cuna della nofira-»

Religione non folo da’ Fedeli in rive-

re n-
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renza tenuta, ma anche adorata pet

quel fegnodi falute e di redenzione

qual’ ella c . Cecilio ce lo rimprovera

preflb Minuzio Felice . Tertulliano

lo conferma , e prelTo Origene i Cri-

ftiani fono chiamati eCRlSTlCOLl
e CR.LTCIARJ : la qual denomina-
zione durò lino a’ tempi di Diocle-

ziano e di Maflìmiano , per tefti-

monianza di Aldelmo nei libro de_*

laudib. Firginit. Quella verità del

culto antichiflìmo della Crocee fia-

ta confeflata anche dall’apofiata Giu-

liano, come fi ha da Cirillo Alef-

fandrino nel VI.librocontraelToGiu-p.ijj.

liano . l moderni fettarj ne confefla-

no l’ufo antichiflìmo nella Chiefa ,

ma ne impugnano il culto: di che

nondimeno fortemente li convince il

Sig. del Monaco con quelle ragioni ,

che nel fuo libro poifono da lutti 4

vederli. Tra le altre cofe , che co-

fìoro poi negano alla virtù della Cro-

ce
,
una fi è quella di fcacciare i de-

monj, e di conferire del bene : ma
centra loro c l’autorità di Origene,

di Lattanzio , e di altri gravi Scrit-

tori , e l’efempio del fopradetto Giu-

liano , che col fegno della Crocea
R 3 cac-
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cacciò i demoni » comparfa de’

quali, in un tempio d’ idoli da un_.

fuo indovino invocati, avevaio fpa-

ventato , al rapporto di Teodoreto

nel libro III. della .S'tor/d Ecclefafiìca

al capo IH.

p i44" L’eretico Galleo non potendo fal-

varfi dalie molte prove in particola-

re, che in propofito del valor della

Croce ne reca Lattanzio nelle Divi-

ne Itìfiituxioni , non trova altro ripie-

go per metterfene al coperto , fe non

quello di dire
, plusquam

par efl , tribuere figno Crucis , quan-
,

do dicit damonibus illud effe terrori .

Non è egli ridicolo lo fchermirfi con
\

tali armi , e foftencre la fua pervi-

cacia con si deboi difefaf 11 Galleo

poco prima avea detto, che lo fcac-

ciarc i demonjin virtù del fegnodel-

> la fanta Croce, era dottrina alien

da i Padri : c ora , che lo trova-,

fcritto in Lattanzio , vuole , che-»

.

quedi parli allo fpropofito, e che-. ^

troppo e foperchio valore al fegno ;

delia Croce e’ conceda; anzi per me-

glio iifcire d’ impaccio fi riduce a con-

feflare , chei demon) non terrentur

Crucis ftgno, fed Cruce ipfa , hoc efi

morte
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morte Chrifli in Cruce perempti : qua-

fiche egli pretenda , che ogni qual

volta fi aveaa fugare un demonio ,

bifognaflc , che Crifto andalTe a mo.

rire, e non baftaflfe folo opporgliene

il fegno, come fu Tempre coftume-»

del Criftianefimo.

Convinto il Galled , comentatorcp.i49.

di Lattanzio, pafiail noftro Autore

a convincere un’altro eretico, cheè

Jacopo Ouzelio , cementatore di Mi-
nuzie Felice. Al rimprovero, che ,

preflfo Minuzie, ci faceano i Genti-

li , non adorando
, fed fubeundte Cru-

ces, rifponde Ottavio per noi. Crii-

ces nec colimus , nec optamus . Da
quelle parole F Ouzelio pretende d’

inferire, che al tempo di Minuzio

niun’ onore fofle alla Croce e alle-*

Immagini attribuito , producendone

altre prove dello fteflb pefo che que-

lla . Ma perbene intendere la detta

rifpofta datta da Ottavio a i Gentili

,

Cruces nec colimus , nec optamus , con-

viene tutto feguire il ragionamento

del noftro Autore , nel quale egli ci

fpiega la dottrina Cattolica intorno

al culto delle fante Immagini , e del-

la Croce

,

R 4 Di-
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149* Dice egli adunque , aver noi due

forte di adorazion generale e di cul-

to; l’uno, chea dirittura, e pcrfc

fìe(To immediatamente a Dio s’ indi-

rizza, l’altro, che non è per fe ed

immediato, ma che folo fi riferifee

all’originale , e non alla figura che

il rapprefenta ; e cale appunto è ’l cul-

to delle Immagini e della Croce .

Quefta dottrina , che è del facro

Concilio di Trento, è fiata Tempre
anche quella de i Concilj , e de i Pa-

dri: di che dal nofiro Autore fi re-

cano gravi ffime tefiimonianze . Di
quefie due maniere di culto era la

feconda feonofeiuta affatto a i Genti-

li , i quali adoravano a dirittura per

Dei le immagini e i fimolacri de i

loro idoli , filmando , che dopo 1 ’ aver-

li dedicati e confacrati , la divinità fi.

foffe in effi introdotta . Minuzie ,

Tertulliano e Arnobio di ciò ne faji_.

fede ; e ogni difefa , che recar potef-

feroi piu faccenti fra i Gentili per

ifchermirfi dagl’ incontrafiabili argo-

menti de i nofiri , non facea che mag-
giormente feoprire la loro fioltezza

j.
nell’ adorazione , che a i legni , a i faf-

fi, eda i metalli prefiavano. In, Li-

vio



Articolo X. jpj
vio, in Laerzio, c in altri lorofcrit-

tori fi hanno ri fcontri di quello loro

empio culto, fenzachc prciTo loro fi

trovi alcun veftigio di quel culto re-

lativo, con cui da noi erano le Im-
magini e la Croce venerate e onorate.

Qmndi eglino confondevano il noftro

culto con l’etnico; laonde , quando
Ottavio predo Minuzio rifpofe al

Gentile , il quale rimproverava a i

Criftiani l’adorazione del legno della

Croce, Cruces nec colimus , intefe-»

chiaramente di dire, che il culto al-

la Croce non era qual i’ ulavano , e

r intendevano gli Etnici > cioè , che

da noi quel legno fodc tenuto per Dio,

in quella guifa, che eglino, dopo la

confacrazione, tenevano per Dii le im-
magini e i fimulacri de i loro idoli .

Riman dunque chiaro, che gli anti-

chi Criftiani negavano il culto della

Croce nel fèntimento degli Etnici j

e che infieme lo praticavano in quel

fentimento relativo , con cui eflb è

ftato Tempre nella Chiefa fantificatoe

permeflb ; fopra di che merita d’ef-

fer Ietto attentamente il noftro Auto*

re, che contra il fuddetto Ouzelio , U
quale non folamente alla Croce ogni

R f cuR



J54 Giorn. db’ Letterati
culto, ma anche ogni onore contra-

ila, Va dimoftrando, qiiantoella fia

Hata in ogni tempo riverita e vene-

rata sì per le determinazioni de i Con-
cilj , sì per le leggi degl’ Imperadori ,

talché era proibito il metterla ne’ Ino»

ghi pubblici, o privati deftinati per gli

fpettacoli, e’I dipignerla, ofcolpir-

la nelle felci e ne’ marmi fituati per

terra , ove calpeftar fi potefle

.

p.i66. Termina l’Autore quello fuo dotto

Ragionamento con epilogare il già det-

to, avendo egli a fufficienza provata

contea il Sig. Falcone si la calunnia

del culto afinino imputato da i Gen-

tili agli antichi Criftiani •, sì l’ufo an-

tichiffimo delle Immagini, che mala-

mente dall’Oppofitore era (lato afle-

lìtoproibitiJpmQ nella Chiefa ; sì final-

mente la perpetua adorazione della

fanta Croce, da’ Fedeli fino ne'primi

fccoli praticata.

AR-
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ARTICOLO XI.

ì

Teorema nuovo concernente il Calcolo

Integrale , di Giulio Carlo Db’
Fagnani.

S
Icno le due equazioni infrafcrittc

( I ) e ( 1 ) > nelle quali le let-

tere a , b » c , fi m, n, t , u efpri-

inano qualunque numero intero , o
rotto, pofitivo, o negativo, ed an-

che zero ( a riferva di», & «,che
non debbono eflTer nulle) K denoti una

collante arbitraria col fuo fegno , e

la majufcolaX rapprefenti una quan-

tità data in qualfìvoglia modo per x
e collanti i fuppofto , che per giun-

gere all’equazione (r) nonlìafì pre-

fa alcuna quantità differenziale per

collante , io dico , che l’ equazione

(
z) c r Integrale dell’ equazione ( i )

R € (1)
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t

(2) ^ ^^divifoper
m

" 7t “ M
n

fmHx 4xJ^)L

n J
DimoflraTjonè.

T’oichc per giungere all’ equazio-
ne, ( I ) nulla di coftante è fiato fup-
jofìo , jo fono in libertà di fupporre
«oftante quella quantità differenziale,

che mi parrà più propria , mentre-*

potendo farli quefia fuppolTzione iii_,

tutte le curve immaginabili fenza-.

variarne f effenza , effa lafcerà tutta-

via indeterminata la natura della cur-
va, che dee foddisfare all’ equazione
(i)

Affumo dunque per cofiante quefia

f - a u - b fn u

quantità x
~

chedlf-
I

ferenziata produce un’equazione, il

cui
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cui fecondo membro è zero ; divido

pofcia qucftamedefima eqiiazioneper

la fuddecta quantità coftante molti-

plicata per dx > c ritrovo

( 3 ) -ir i

a: dxdy

•Ìr~inM-f jày 9

n ydx

Egli è chiaro, che il primo mem-
bro di quell’ ultima equazione eflfcn-

do eguale a zero potrà aggiungerli al

fecondo membro dell’ equazione ( i )

fenza cangiarne il valore , di modo
che la nuova equazione, che rifulte-

rà da quell’ aggiunta farà virtualmen-

te la ftefla , c per confeguenza l’ In-

tegrale della nuova equazione farà an-

cora Integrale dell’ equazione ('r )

Aggiungo dunque il primo mem-
bro dell’ equazione (3)3! fecondo

membro deli’ equazione ( i ) , la qua-

le prende quell’ altro afpetto
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Ora elevando i due membri dell’

equazione ( i) allapoteftà », e poi

dividendoli per indi moltipli-

m
nt

candoli per »

u J
ottengo

nt
nt

u m n

tx/d* 4- K =5 ^ JL±_

E finalmente prendendo differen-

ziale di qiieft’ultimaequazio'^® »

nt

feia dividendolo per nx y

j »
H dy

giungo àir equazione
( 4 ) > dunque

l’equazione (1)0 l’Integrale dell’equa-

zione (4), c per confeguenza lo

ancora dell’ equazione
(

i ) che è vir-

tualmente la medefima, che l’equa-

zione ( 4) come ho provato di fopra

.

Q, E. D,

Co-
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Corollario

.

Le lettere indeterminate t, «,che
cntr ano nell’ equazione ( 2

) denota-

no efponenti arbitrar), e confeguen-

temente infinite curve foddisfanno all’

equazione ( i
)

Il che è degno d’of-

fervazione. Dovendoli però avvertire,

che quando h, la quantità dif-

erfenziale , che fi è alTunta per co-

\ mi* \

fiante, diviene x
~

'

«. h
dy

In quello cafo gli efponenti t

,

»,
non poflbno eflere arbitrar) > ma dee.»

farli f =! av u =: 6 ^ di più il coeffi-

ciente / non può eflere dato , ma dee

eflere ^ ^ di modo che
^ n

la fuddetta quantità alTuntapcr co-

llante diventi eguale all’ unità j cosi

niun differenziale saflume percoftan-

te , e fi lafcia indeterminata la natura

della curva,che dee foddisfareaU’equa-

zione
(

I
) j altrimcnte è manifedo ,

che
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che cflfendo eguali gli efponenci di

dx nel numeratore, c di dy nel de-

nominatore della fopraccennata quan-

tità aiTunta per collante , qualfivoglia

altra fiippofizionè di x differente da

b trarrebbe feco preventivamente la

fuppolìzione tacita, o (ìa ladetcrmi-

naziofie della natura della curva , che

dee l'oddisfare all’ equa2Ìonc( i
) •, poi-

'

che fi avercbbe la relazione di dx a.dy

eguale al rapporto di due quantità

finite

Comprenderanno facilmente i Coi

nofcitori , che il celebre Problema-,

delle Forze centrali nel voto è fogget-

to a quello Teorema , e che in elio ha

luogo Toflervazione fatta in quello Co-

rollario

.
Si dee filialmente notare, che, b, e f

,

non polfono effere tutti e due infieme

uguali a zero ,
perchè in quello ca-

fo c farebbe eguale a b negativo , e

per 1 avvertimento cfpollo di fopra

fi averebbe ^ dunque »
n n

farebbe nullo , il che non può cf-

ferc. .

A R-
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ARTICOLO XII.

Novelle Letterarie
D’Italia

da Luglio fino a tutto Dicembre
Mdccxvi.

I

.

Ì^OVELLU ftraniere appartenenti

all' Italia.

PARIGI.

I
L P, Cermon ha fatto pubblicare

in Francia una Lettera tradotta-*

poi j e rifìampata in Italia , nella-»

quale fi querela della Novella di Pa-

rigi , inlcrita nel Tomo XXIII. di

quello Giornale , come in efla venga

da’ noftri Corrifpondenti di Francia-,

imputato il digniflìmo P. Tellier d^,

avere falfificato il codice di Sant’Ila-

rio della Bafilica Vaticana . Al che noi

rifponderemo , che in elTa Novella fi

dice bensì , efsere dal P.Tellicr vifitato

quel codice, il quale fi è poi trovato

recentemente adulterato ; ma non fi è

detto mai, che tal ritoccamento fia fia-

to
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te^fatto dallo fteflb P. Tellier •, nulla

oliando, che non pocefle eflere (lato

facto innanzi la videa d’ eflb . Come
dunque ciò non è (lato fcritto da noi,

così non è mai (lata noftra intenzione,

che altri dalle noftre parole lo deduca :

tale non clTcndo veramente il noftro

fentimenco

.

Il P.D. Bernardo di Montfaucon in-

faticabile in arricchire la repubblica ler;

teraria di nuove Opere , ora ne mette

una molto grandiofa alle ftampe, in

lingua latina , e francefe , col feguente

titolo; L' Antichità /piegata , e rap^

prefentata in figure , Opera francefe e_»

latina y contenente da dugento rami ,

divifa in cinque tomi per D. Bernardo

di Montfaucon , Monaco Benedettino,

ec. In Tarigi , per la compagnia de’ li-

bra], iji6. in foglio . Il profpetto n’c

ufeito alla luce in due gran foglj . Vi li

conterranno fra le altre cofe molte an-

tichità d’Italia, e avute da Letterati

italiani. L’Opera fi ftampa in carta

grande, e piccola, e fi venderà in_*

altrui vantaggio per via di afibeia-

zioni

.

Infigne a maraviglia c un’ altra

Opera qui pure ufeita di frefeo, e in-

ti-
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titolata : Liturgiarum Orientalìutn col-

le£lio opera &ftudio Eufcbii Renando-

ti i Tarifili . Tarifiis per Jo. Bapti-

ftam Coignard , 1716. tomi 2. in quar-

to. In quelli tomi lì contengono, ol-

tre alle Liturgie, varie doctiUìme Dif-

fertazioni . Non vi mancano cofe di

noftri Italiani , antichi e moderni ,

come de’ Santi Clemente, Sijìo , e Giulio

Pontefici , del Cardinal Guglielmo Sir-

leto , ec. Il torno!, cdipagg. ^45. il

II. di pagg. 648. fenza gl’ indici , e le

prefazioni . Del merito e fama del fa-

mofo Sig. Abate Renaudot fi è parlato

in altro Giornale.

Dottifiima parimente fi c queft’altra

Opera : .Apparatus ah Bibliothecam

maximam veterum Tatrum , & an-

tiquorum Ecclefiafticorum Scriptorum

Lugduni editam , in quo quidquid ad

eorum /cripta &do£lrinam,variofque

fcribendi, & docendi modospertinet ,

dijjertationibus criticis examinatur &
illujìratur . Tomus fecundus . DeScri-

ptoribus latinis ttrtii & quarti Eccle-

fia /acuii , qui Chrifliana religioni!

veritatem adver/us ethnicos vindica-

verunf, opera & fludio Domni Ni-
colai le Nourry, pre5byteri& mona-

chi
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chi ordinis Sanali BenediBi e Congre^

gatione SanBi Mauri . Tarifiis , apud

Jo.Baptiftam Delefpine, 17 is- infoi,

col. 1814. fenza la prefazione , e l’in-

dice. Vien molto illuftrato fta i no-

Uri antichi Scrittori Italiani , Minuzia..

Felice, Caufidico di Roma, e bravo

difenfore della Fede Criftiana.Pag. 6^6,

fi porta intagliato in rame il faggio

del carattere dell’ antichiflìmo codice

di LattanT^io

,

ferbato in Bologna nel

moniftcro di San Salvatore ,* il qual

faggio dai P. fi riconofce ot-

tenuto, medianti i favori di Monfi-

gnor Fontanini . Il tomo I. di quefto

apparato fu impreflb in Parigi dall’

Aniflbn nel 1 703. in fogl.

A J A:

Arrigo Sanzet ha impreflb il primo
volume del novello Teforo di Antichi-

tà Romane , del quale quefto fi è il ti-

tolo •• 'Hpvus thefaurus M.ntiquitatum

Bomanarurn congeflus Alberto Hen-
rico de Sallengre, Sereniffiimc Trin-

cipis oirauftonenfis Confinario . Tomus
L cum figuris in asincifis. Hagx Co-

mium, 1716. in fol. pagg. 76^. fen-

za
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za la prefazione, e due indici. Queft’

Opera abbraccerà molti volumi irL.*

foglio, che fi anderanno di mano in ma-
no , incefiantemente ftampando. Vi
faranno comprefi molcifiimi Trattati

rari e ciiriofi intorno alle Leggi , Ri-

ti, Magifìrati , Giuochi , Religione j

Politica, Difciplina militare , anti-

chi Monumenti ,ec. de’Romani . So-

pralo fteflfo argomento il celebre Gr^-

vio ftampò già alcuni anni il fuo The-^

faurus ointiquitatum Komanarum in

XII. volumi in foglio, Opera corLj

fommo applaufo ricevuta dal Pubbli-

co. Il Gr^i/Zo però non ha interamen-

te corfo quefìogran campo : e però

il nuovo Teforo del Sig. Sallengre non
farà comporto , fe non di Trattati ,

che non fi trovano punto in quel del

Crevio comprefi. Egli v inferirà pa-

rimente molte difsercazioni didiverfi

Letterati di prima bufsola , le quali

non fono ancora comparfe alla luce >

e premette di farne tradurre dell*

altre dalla lingua italiana, dalla fran-

cefe , e dall* inglefe nella latina . L’edi-

zione dell’Opera è nitidifiima, ebel-

lirtima , ed è rtata corretta da perfo-

na intendente con una fomma efattez-

za.
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7a. Il Sig. Sallengre prega tutti i Let-

terati, e principalmente i noftri Ita-

liani , t quali potelTero avere prefso

di fe Opere concernenti aU’Antichità

Romane, o fattedaloro, oda altri,

di volergliele comunicare, acciocché

e’pofsa dar luogo nel fuo Teforodle

fìefse. Gli fi può fcrivereal’v^j^ per

tal’ effetto. A noi è riuicito più volte

di fentire da perfone di credito e d’

intelligenza, gravi, nè affatto ingiu-

fte doglianze del torto fatto e dalGro-

novio , e dal Crevio a molte delle

più eccellenti Opere de’ noftri italiani

in materia di antichità Greche c Ro-
mane

, per averle vedute efclufe da^

quelle infigni Raccolte. Siipcra,che

il Sig. Sallengre riparerà quefto torta

con ammetterle nella fua.

COLONIA.
II Trattato del Sig. Dottor Murato-

ri , Bibliotecario del Sercniflìmo Duca
di Modana , de ingerdorum moderatione

in Keligmis r.egotio , ftampato lotto

nome di Lamindo Tritauio in Parigi

l’anno 171^. di cui fu fatta menzione

nel tomo XXI. pag. 4Z^, è fiato ri-

fiam-
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fìampato in Colonie nel prefente anno

1716. in ottavo grande.

ARGENTINA.
Monfignor Fontanini nel fuo libro

intitolato Vindici!» antiquorum diplo-

matum , riferito da noi nel tomo II.

pag. 71. in più capi, e con var) ar-

gomenti , e offervazioni ^dedotte dal-

la recondita antichità , difeorfea lun-

go fopra gli Archiv) delle Chiefe , e

de’ A'ionilìerj , come pure fopra la vi-

gilanza ufata nel cuhodirgli . Ora tut-

to quello Trattato del noflro Scrittore

Italiano ha talmente incontrata la

{lima , e rapplaufodel Signor "^aco-

po\^ enthjiro ,d’ Argentina , che lo

ha interamente di nuovo inferito a

car. 7S)6. della lua dotta Opera , inti-

tolata .* Collega Archivi & Cancel-

lante iura : quihus accedunt de ^r-
chicancellariis , Cancellariis acSecre-

tariis Virorum clariffimorum Commen-

tationes , accurante jaiobo )J^enche-

ro tArgentoratenfi . ^Argentina , fum~
ptibus Johannis Heinholdi Dui^eckem

171^. in 4. Qui pure fi trova in-,

primo luogo riftampato il raro opulco-

lo
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10 de tArchivis di Monfignor Bal-

dajfar Bonifacio, Arcidiacono di Tri-
|

vigi , c poi Vefcovodi Capodiftria ;
'

11 quale la prima volta fu ftampato

in Venezia dal Pinelli nel 1 63 z. in 4.

FRANCFORT.
al Meno

.

Il Sig. Lodovico-udntonh Davide ,

Pittore di profcilìone , e Letterato per

genio, ha dato fuori il feguente li-

bricciuolo , come per prodromo di

una afsai grande e ftrepitofa Opera •

inclytam Bempublicam iiterariam :

Monitum SanCiilJìmo Domino CLE-
MENTI XI. Tontifici Optimo Maxi-

mo , eijufdem Reipublic<e 'Principi ac

Patrono a Ludovico Antonio Davide,

Melveto Infubro Pintore , & Philogra-

phico dicatum . Francofurti ad Mot-

rìum,typis MattbLe Mndre<e , die quar-

ta 'Hpvembris anni Arre Dyonifiance

1716. in 8. pagg. z8. Efsendofì que-

ll’ Autore ne’ primi , e geniali fuoi

ftudj dilettato molto delJ’Aftronomia,

tra le altre cole da lui in efsa ofserva-

te , parvegli di vedere , che la cor-

rezione Gregoriana del Calendario,

ab-
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abbia bifogno di nuova correzione ,

maflìmamente per riguardo alle luna-

zioni della Palqiia . Ciò e’ pretende di

fare nella l'uà grand’ Opera , e qui fo-

lamente accenna quel molto, che egli

ha in difegno , contra tutto quello, che

finora hanno ofservato , e praticato

gli Aftronomi . Ciò gli fembra tanto

necefsario , c importante , che , co-

me , dice egli , il popolo Ebraico fu

da Dio adìcurato di ogni bene, quando
avefse ofservate le celebrazioni delle

fede folenni ne’ tempi preferitti, e

minacciatoall’incontrodi ogni male >

quando le avefse trafgreditc; qu<e omni*

Judici éxperti [unt i cosi egli penfa ,

firmiter effe credendum , che pefti-

leiue , carellie , terremoti , in-

cendj, guerre, e tante altre dila v ven-

ture accadute a’ Crilliani dopo il facro

Concilio iSliceno, non altronde fieno

ad effi loro prov venute, fe non obine-

ptam foUmnitatmn fanéiifìcationem .

Staremo alpettando , le il rimedio poD
fa elser tale , che levi il precefo difor-

dine , e le vi dal mondo Criftiano i ma-
li, che sì di frequente l’affliggono.

Tomo XXFll S STRI-
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S T R I G A V 1 A
nella Slefia .

In quella città pofta nel Principato

di Schewidnitz , nella Sieda inferio-

re , è ftato ftampato il feguente libro,

che illuftra molte cofe della noftra Ita-

lia : Fariorum intra Italiam Motmmen-
torum infcriptiones ex pluribus in iti-

nere defcriptis edita ab Amadco de Be-

nignis . Strega Silefìorum , ex officina

Jo. Godofredi^tberi,i 7 1 in S.pagg.

iSi. fenza la prefazione, e tre indi-

ci . Simili raccolte d’ infcrizioni fe-

polcrali recenti , e fparfe per l’Ita-

lia , fono fiate fatte da altri letterati

Oltramontani ne i loro viaggj > co-

me da Lorento Straderò , di Alberfiad

nella Safsonia
, ne i fiioi quattro libri

Monutnentorum /t«/i<e,fiampatiin Elm-
ftad I fpi. in f. daPrdKCffcoS'wmx./o,

di Anvcrfa , nelle fue Sele£ia Chri-

fiiani Orbis delie a

,

imprefsein Colo-

nia nel i óoS.in S.dai P. Ottone yiichert

Monaco Benedettino, ne i tre Tomi
del Theatrum funebre, e negli altri

due dell’ variarum infcriptio-

nnm, pubblicati in Salisburgo, quelli

nel
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nel i(57 J. in 4. cqueùi nel 1676. in 8.

c così qualche altro.

LONDRA
Si fta qui ftampando una raccolta

di Toefie dell’ ^rioflo , che compren-

derà le Rime

y

i Capitoli, e le Satire,

e farà illuftrata dalle TSlpte del Signor

Taolo-yAntonio Rolli , Romano, poeta,

e improvvifator Angolare, che qui fi

trattiene

.

Ufeirà parimente fra poco da quelli

torchj la traduzione di Lucrezio in_.

verfo fciolco Italiano , fitta dal

rinomato ^lej]andrò Marchetti.

Ecco l’idea di una grand’ Opera d’

erudizione, che fi vuole {lampare iti

quella gran città per via di alsociazio-

ne . Si dcfidcra , che fc ne faccia pre-

correre Tavvifo nel Giornale d’Italia ,

e noi
,
per efsere breve il manifello ,

lo inferiamo per dillefo tal quale ci è

fiato inviato.

tondini, Menfe Augnai , MDCCXVl. Ty-
pis dahpùntiir trtct pruutu Voluminf^ Thefauri
Britiinmct GtAcmu'n Roma-
narnmqiie in quztmr Mnj&a àtflrthuù . Fr’u

munt qmd tdetur Mujmm Nummarium
, [e-

ttmdnm , tminm Seataarintn

s 2,
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t£im Marmoream quam Mnenm , qiianum de^

nique Mifcellanenm , qma InJcYÌpiones , Anu^
los , Fonderàj Lucernas, X ' mas3 alii^qm nferct,

AfpdlabnntHr . Cunaa h&c veL non antea edU
tu i vel ob eximiumpYdflantìain multiplici edi-

tìone dignu collegit, incidit , ac dejcrtpfit fi-

deliter O* concinne vernacuLu e)us Lingua^
Nicolaus PrancifcLis HaimRomanus. Cuivis

pfimos Libros emere optanttpretium innotefcat .

^uinque aureis Angltcis quiperfebliorìs Cartd ,

qm veroinferiorts tnbus aureisvenundabuntur.

^lui/quis Jextuplam ernptionem cornmittet /<?-

ptupladonubìtur, ^gluiu demque tctjolummodo

,

GHOt certum habcant emptortm imprimentur
ueluminUj pateat cunciis

3
quod prò Melioris

Carta voluminibus duo aurei in fub/cripeio^

ne 3 Vnus detnde m Commijfione 3 atque prò

alterius Carta unus aureus in cowmijfione pri~

mi Libri
, aliique finguli in fìngulu aliorum

Commijfione Jolventur

,

C O I R A,

Molto è tenuta la Valtellina al Sig,

Tierangelo Larvìxwti

,

per vedere illu-

ftrate le cole lue, andate per l'ofcii-

rità e lontananza de’tempi , e più per

laltriii trafcuraggine quali in dimen-

ticanza, da quello fuochiarillìmo cit-

tadino . Egli le ha raccolte confommo
difpendio di fudore e di tempo dalie

antiche memorie , dagli archi vj , e da’

libri: leha tefsute con ordine crono-

logico e iftorico,e le ha pubblicate in

die- -
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dieci libri, i due primi de* quali trat-

tano le illuftri operazioni fatte da i

Reti antichi fino al i z. e gli altri ot-

to riferifcono piu minutamente le loro

azioni infino al 1 il titolo dcH’O-
pera è quello: Memorie iftoriche della

Valtellina, in libri dieci deferitte

,

e_*

dedicate alla medefma Valle da Pietro

Angelo Lavizari. Coira , dalla ftam-
peria ed a fpefe di Andrea Tfeffer ,

1716. in 4. pagg. 4Z7. fenzala dedica-

ziqac

,

e i fommarj di ciafciin libro

.

GINEVRA.
La Società de’ Medici di quella cit-

tà , infaticabile nell’ arricchire di eru-

dite produzioni» la letteraria repubbli-

ca, ha date fuori in un libro francefe

in 12. di pagg. 292. fenza una lunga

prefazione, e la tavola, molte utilif-

fime riflefiioni intorno alla malattia ,

che già alcuni anni ha cominciato ad

attaccare i buoi indiverfe parti deli’

Europa, con una raccolta di altri Trat-

tati intorno allo flefso argomento .

Troviamo , che hanno fedelmente rap-

portate, etradotte le opinioni di mol-

ti notlri Italiani , come di Monfig.

S 3 Lan-
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Lanciji , di Monfig. Borromeo ora_>

Vefcovodi Capodiftria
, e de’ Signori

'Higrifoli Fratittìftì, Ma-T^ni, e Caxola',

c mentre erano nel corfo dell impref-

fione
,
giunfe loro a notizia , elTerfi

Campata in Milano una nuova idca_»

della malattia de’ buoi propofta dal

S\g. Cogrojjì , c con nuove oilervazio-

ni ed efperienze dal Sig. Fallifnieri

confermata : Le nom , dicono cffi ,

dii celebre Mr. Failifmeri nous a don~

né urie grande curiofité pour ce livre,

& nous ne doutons pas que le public

ne foit fort aisé de voir dans un ex-

traiti & le fentiment de ce favant
^uteur j & les remtdes qii il indique

.

Fattone fedelmente T efìratto > fog-

gi ungono , che l’idea del nofìro Auto-

re può eflere ammelTa nella loro ipo-

tefi, non rovefciando efla punto le-,

conghictcute da loro portate di qual-

che fimilitudine, che ha quello con-

tagio bovino col vajuolo maligno de-

gli ucmini
, potendo anche quello

aver da i vermini la ftia origina .

Apportano in fine alcune rifleffioni di

lui fopra la qualità del latte delle-»

vacche inferme e attaccate dal cancro

volante , che è una malattia la quale

fi
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fi manifcfta per una pufiula , o ve-

fcica , che viene a i detti animali o

fopra, o fotto la lingua, ovvero nel-

la gola, la quale non curata rode là

lingua, e dopo qualche tempo ad effi

la fa cadere , come fi vide fanno 1614.

in quelli della Savoja, e intorno a_.

Ginevra , e ne arrecano pofeia i ri-

medi. Notano, che l’idea degli Au-
tori italiani de’ vermi pifiilenz,iaU fi

può a quefta idea molto bene appli-

care . „ La pullula , fono lóro parole,

„ che viene fopra la lingua de’ buoi,

,, elfendo puramente edema, potreb-

„ becflerun nido di piccoli vermicel-

„ li : qualche mofea di una fpecic

„ particolare , avendovi potuto in

„ comodo tempo depofitar le fue ova .

„ Quella puftula è affai fomiglian-

„ te a quelle, che formano que’pc-

,, dicelli ( cìrons )
ne’ piedi degl’ In-

„ diani occidentali ; ed a quelli , che

„ certe mofche fanno nelle foglie degli

,, alberi. Vi fi fa vedere di prima un

„ tuberculo eftremamente piccolo ,

„ che va crefeendoa mifura che le

„ ova s’ingrolfatio, e ne fortifeono

,, piccoli vermini , i quali dipoi

$4 „ van
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,, van rodendo la parte , fopra la qua-

,, lepolavano, ec. „
Teatro Anatomico del Man-

geti ftamparo in due tomi in foglio

nel prefenteanno in Ginevra, fi fo-

no pofte in fine le tanto {limate Ta-

vole anatomiche dell’ Eufiachio infieme

con le dotte Annotazioni , e Diflerta-

^ioni di Monfignoce Lawifi

,

§. z.

Novelle Letterarie
D’ Italia.

DI BOLOGNA,
Dalle {lampe di Ferdinando Pifarri

c ufeita una Lettera in fiaglio di S. pagg.

fotto nome dell'IllHiiriJfimo Sig. sAbate

"H. "H- di Correggio ad un Cavaliere

Accademico , che l’ha ricercato della

vera origine, e condizione del famofo

Vittore Antonio Allegri, nominato il

CORREGGIO, L’Autore di quella

Lettera fa vedere, contrale dicerie di

taluno poco bene affetto alla nazione

Lombarda , che la famiglia a di Anto-
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ìlio ^Allegri ^ pittore eccellentiflimo e

raro , traffc origine dal cafteliodi Curn-

pagnola y territorio di Correggio 3 che

comunemente fi nòmina il Caflellac-

do : che ella già molti fecoli fu nel nu-

mero delle famiglie feudatarie e vaf-

falle delfuddetto CajìeUacdo y cioè a

dire nel numero delle primarie : che

la madre fu Bernardina dellancica ca-

la yAvomanì y ora eftinta: che fuo pa-

dre era maefìro Vellegrino .Atllegri ,

figliuolo di un altro maefìro*/f«^o«/o:

che ia moglie di lui fu Girolama Merlin

r^i^cafato efiinto^c la cui onorevole con-

dizione è ancor notoria in Correggio:

che Vellegrino y fuopadre ^ non fu uo-

mo miferabile 5 mafacultofo, come
apparifce dal fuo ceftamento , che qui-

vi fi produce, rogato negli Atti del

Notajo David Guzzoni lilz. Dicena-

bre 1485. che una figliuola di efib An-
tonio fu nobilmente accafatainTom-

peo Brunori \ e che finalmente .cfso ven-

ne a morte li Marzo 1^34. danni

40.in Correggio,dove fu feppellito nel

clauftro fotto il portico delmonafìero

de* PP. Minori Conventuali di Saix^

Francefeo , nel qual luogo era Fan-
S

y tl- .
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tica fepoltura degli Allegri.

fra gli fcritti àcìfamoio Sbaraglia

fu ritrovata 1’ Opera feguente , non

come un maniifcritto regolato , ma co-

me un fafeio di annotazioni e di me-

morie a modo di felva . Il zelo del Sig.

Dottor Fantini y già fuodifcepolo,ed

ora Lettor pubblico accreditato di que-

lla Univerfità , madìmamente per la

notomia , lo ha indotto a raccogliere

que’ frammenti, e a ridurli alla for-

ma di un libro nella miglior forma ,

cheefso lia potuto. La maniera , con

la quale il cliiaridìmo Autore ha ma-

neggiato Targomento , fe bene non fi

accorda alle opinioni di tutti, è degna

però , che da tutti vili faccia attenzio-

ne) ed è ben fatto, chein foggettosì

ofeuro fi afcoltino dal mondo le fpecu-

lazionide’ buoni filolofi , fra i quali

non fi può negare , che anche lo Sba-

raglia abbia ottenuto , c debba merita-

re il fuo pollo. Entelechia,feu anima

fenfitiva brutorum demonjìrata cantra

Cartefium aurore joanne Hieronymo
Sbaragli, Bonortion, Thilofophia , &
Mei. Doii.CoUeg. in Tatria Vniverfi-

tate letìure T.& ^natom. Trof. emer.

OpuspofthHmum . Bononia, typisCan-



Articolo XII. 415?

fiantini Tifarn,cc. 1 7

1

6.in 4-pagg. y 8 8,

fenz-ale prefazioni , e un’indice delle

difputazionijC dei Capi de tutta l’O-

pera .

Le Orazioni Tanegiriche compoftc
dal P. D. Vaolo-Olmpio Franchetti ,

Chcrico Regolare , andavano fparfe

perle mani di pochi, ed erano defide*

rate da molti . Coftantino Pifarri, no-

Ilro fìampatore ,
ha Rimato pertanto

di far cofa accetta al Pubblico , racco-

gli cndole , e dandole fuori , come ha

fattOjdalle fue Rampe , in un volume
in 8. che è pagg. 214. Le Orazioni

fuddette fono in numero di cinque : lap. f,

prima in lode del Sig. Cardinal Cozza-
dini , Vefcovo d imoia, Legato di Ro-
magna , e già Legato a latere per le

nozze del Re Cattolico Filippo V. con

la Principefla Elifabetta di Parma ; la

feconda è inoccafione cheil Sig. Car-p.yr;

dinal Pignatelli , Arcivefcovo di Na-
poli fu promoflballa Porpora nel fuo

ritorno dalla Nunziatura di Pollonia

la terza è in lode del fu Giufeppe-Ma-

riaTommalì , quando fu fatto Cardi-

nale : la quarta è fatta per la morte di^
*^^'

lui ì e l’ultima è in occafione del palTar
,g

che fece il Sig, Cardinale Tommafo^
*

S 6 Rulfo
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RufFo dalla Legazione di Romagna a

quella di Ferrara

.

Dopo le fuddette Orazioni merita-

no di elTere riferiti anche i due Ta-
ìiegirìci, Tunoiniodedi Santa Cate-

rina da Bologna , l’altro ad onor di San

Petronio, primo Vefcovo e primo Pro-

tettore di qiiefìa città , de tei dal P. D.

^/imonmaria Brmbati , Cherico Re-

golare Teatino , nel Quarefimale qui

predicato in queiVanno nella Baiìlica' di

San Petronio , e ftampati dal noftro

Ferdinando Pifarri in 4.pagg. 44.
il Padre Giufeppemaria Tlatina ,

de’ Minori Conventuali, uno de’più

infigni facri Oratori non Polo della fua.

Religione, ma della noftra Italia,ftava

ferivendo alcune Ccntroverfte fopra / '£ -

pìftole di San Taolo , con animo di pub-

blicarle', ma il P. Macftro ^ndrecu
Borgbefi, digniilìmo Miniftro Generale

del fuo Ordine , defiderò , che egli

faceise precedere un’ Inflituxione Orato-

ria > per ufo'de’ fuoi Religiofi fttiden-

ti ; al qual comandamento egli con

prontezza , e molto bene ha ubbidito,

col feguente libro : ^rte Oratoria di

Tra Giofeffo Maria Platina, Minor

Conventuale , dedicata al Tadre San^

Tran-
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:Francefcod'^jfifi. In Bologna, per li

JucceJfori del Benaccl , i~i6. W 4.pagg.

63 2. lenza le prefazioni, l’indice del-

le difpurazioni , e de’ capi , e una_i

eleganciffima lettera del Sig. Marche-
fe Orfi all’ Autore: che in tutto fono

pagg. 3^. L’alta riputazione , che /

hanno data al Sig. Marchefe Orfi ap-

prefso tutti i Letterati le fue Confi-

'derazioni , e gli altri fiioi feritei , è

un’ argomento ficuro della bontà del

libro del Padre Tlatina . Il favorevol

^iudicio ufeito dalla penna di chi c sì

gran maeftro della foda e vera elo-

quenza, nonlàlcia dubitare, cheque-

fto Religlofo abbia a perfezione raa-

neggiato il ftio afTunto : ove dopo un
utilillìmo proemio efpone in XII. dlf-

putazioni tutti 1 migliori precetti e ar-

tificj della rettorica, e infegna chia-

ramente e ordinatamente il metodo

di ben praticarli , con la feorta de’

più accreditati raaeflri , e in partico-

lare del celebre P. Segneri , che H può

dire fenza efitanza il facro Cicerone

dell’Italia.

DI
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DI BUSSETO.

L’anno 1^45. li 14. di Giugno II

Pontefice Paolo III. e 1
’ Imperador

Carlo V.- fi abboccarono in quella no-

bil Terra di BuTeto e ci fletterò ben

cinque giorni, con tutta la loro Cor-

te" onorevolmente alloggiati . Le ca-

gioni dell'abboccamento fono varia-

mente riferite dagli Storici , i quali

non e quello il tempo di efaminare.

Ora i Sigg. di quella nollra Comuni-
tà volendo eternar la memoria di que-

llo fatto, l’han fatta fcolpire in una

nobililfima lapida, e porre nella fac-

ciata della t .hiefa di San Bartolom-

meo , L’inlcrizione latina ha incon-

trata fubito la cenfura •, poiché di-

cendoli in efla , che que’ due gran_.

Principi furono da’Bufletani BENI-
GNE earcepti, parve ad alcuno , che

quell’avverbio BENIGNE non folTe

buona voce latina , nè fofic adopera-

to in lignificazione conveniente al fog-

getto, A quella cenfura èllatorifpo-

11© con un foglio intitolato /a Critica

éifereditata : dove fi fa vedere , che

Carlo Sigonio nei libro V. de Regna

Ita-
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Italiii a c. 107. parlando dell’ Impe-

rador Lodovico fu da quelli di Mon-
te Caflìno BENIGNE e che

di quella medefima efprellìonelo flef*

fo Autore fi valfe molte volte irL_»

queir Opera. Aggiugne l’autorità di

Cicerone , che nell’ Orazione prò De-

jotaro fi è fervito dell’ avverbio

tìigne in poco diverfo fignificato.

DI CESENA.

Ha perduto quella città un’incorh-

parabil Prelato , la Chiefa tutta un’

ottimo Vefeovo , la buona letteratura

un perfonaggio diftinto , nella per-

fona di Monlìgnor Giovanni Fontana.

La Vita, die ne ha Icrittoil Sig. D.

Mauro Lachini , Saeerdote , e fuo in-

timo famigliare, fa , che noi pollia-

mo avanzarne quelle poche memorie,

rimettendo il lettore ad illruirleneL,.

più ampiamente nella Vitamedefima,

che c fiata in Venezia da Andrea Po.

leti flampata

.

Monlìgnor Giovanni Fontana trafle

origine dalla famiglia di quello no-

me, de’ Conti di Scagneilo , al pre-

fente llabiliu in Parma , c originaria

da
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da Firenze , nella qual città fu egli

educato da Seba filano fuo padre , fi-

gliuolo di Francefeo , Miniflrodigran

credito,e Auditore per le AA.di Tofca-

na nel fuprerao Magiftrato de’ Con-

figlieli. Fece i fuoi primi ftiidj ap-

preso i genitori
,

parte focto la cura

di un pio Sacerdote , e parte fotto la

direzione de’ Padri Gefuiti. Studiò la

filofofia e le leggi nella Sapienza di

Siena , e ottenne il dottorato’ nella.*

univerfità di Pifa. Nello fiato Ponti-

ficio foftenne onorevolmente molti Go-

verni , dopo i quali conleguì la Pre-

fettura di Trento, che poi fu rinitn-

ziata da lui per feguitare alla Corte

di Vienna la Serenilfima Claudia Fe-

lice d’Auftria , che andava fpofa all’

Imperadore Leopoldo; e ciò fece per

le inftanze , che gliene fece la Sere-

niflìma Anna de’ Medici ,
madre del-

la Imperatrice fpofa. Il favore, acni

pervenne col fuo merito e talento ap-

pretto di Celare
,

gli tirò addoffò l’in-

vidia de’ Cortigiani , i quali focto ti-

tolo di onorevoli impieghi cercarono

di allontanarlo ; laonde la Serenifs.

Eleonora Gonzaga , vedova d’Aufiria,

io configliò ad intraprendere un viag-

gio
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gìo nella Poi Ionia , e raccomandan-

dolo con fue lettere alla Regina Eleo-

nora fua figliuola» conforte del Re Mi-

chele 1. e che poi rimafia vedova ,

pafsòalle feconde nozze col Serenifiìmo

Carlo V. Duca di Lorena. Anche in

Pollonia la fua prudenza ed abilità »

come gli conciliò la grazia della Re-
gina , cosi gli partorì de i nemici ,

che ogni ftrada cercarono per attra>

verfargli ogni avanzamento.
Quefte contrarietà lo fecero rifol-

verc ad abbandonare affatto la Cortei

talché licenziatoli dalla Pollonia > e

poi anche da Vienna, ripafsòin Ita-

lia, dove veftì ben fubito l’abito Ec-

clefiallico, e con elfo riformò lafua.^

vita, e i fuoi fìudj, dirigendoli tue-

ti a quel fine, a cui la fua novella^

vocazione lo deftinava . Diedefi alla

lettura de i Padri , e de i libri facri :

fi ritirò convittore tra i PP. della..

Millìone di Monte Citorio in Roma i

e quindi fi portò al fcrvigio del Car-

dinal Barbarigo, Vefeovodi Padova ,

di fempre gloriofa e venerabil me-
moria , in qualità di fuo Maefiro di

Camera , e Maggiorduomo , e con 1’

efempio di lui meglio addottrinò an*

che
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che fe ftcflb. Affare d’ importanza T
obbligò a trasferirfi a Rimini , dove il

Cardinal Domenico Corfi , Vefcovo

di quella città, nella prima udienza >

che gli diede, conobbe di qual probi-

tà c di qual mente e’ fi folfe i laonde

avendo cfTo allora bifogno di un Vi-

cario Generale, fece in maniera , che

l’ottenne dal Cardinale Barbarigo , e

confèri al Conte Fontana quel pofìo ,

che in tutte le parti fu molto bene da

lui foftenuto *, talché in rimunerazio-

ne di fue fatiche non molto dopo il

Cardinal Corfi gli conferì la Propofi-

tura della fua Cattedrale , allora va-

cante ) la quale di là a qualche tem-

po da lui per degni rifpctti fu rinun-

zia ta .

Noniftette però molto fenza nuo-

vo impiego il fuo merito. Il Cardi-

nale GiancafimiroDenoff, Vefeovodi

quella città di Cefena , lo creò fuo Vi-

cario , e nell’eferciziodi quella cari-

ca conofcendolo abile a maggior pe-

fo, lo confiderà come ottimo a fuc-

cfdergli nel governo di quella Chiefa

,

giacche le fue gravi indifpofizioni

lo chiamavano a ritirarli alla quiete

di Roma , e alla cura de’ medici ,

Gli
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Gli manifcftò il fuo pcnfieroj c tut-

toché dalla modefìia c umiltà di lui

lo vedefle contraftato, giunto però a

piedi del Sommo Pontefice
,

gli rap-

prefentò così al vivo le rare parti del

fuo Vicario Fontana, che Sua Beati-

tudine non ebbe la minima ripugnan-

za a crearlo Vcfcovo di Cefena , fic-

come fece a i 3. Giugno del 165)7.

Con qual frutto, e dificazione , ed

amor de’ fuoi popoli egli reggefle

quefta fua Chiefa , lo dimofìra ap-

pieno la Vita, chequi fi compendia ,

non fi trafcrive : ardentiflìmo nelle fuc

orazioni , e ne’ fuoi facrificj : abbiet-

tiìfimonel veftire , enei vivere: libe-

rale verfo tutti j ma prodigo verfo i

poveri : vigilante nel tenere ben difei-

plinata la fua famiglia, e incorrotta 1’

amminiftrazione della giufìizia; ze-

lantiilimodi ogni virtù , e per dir tutto

in una parola, vero Ecclefiaftico, e vero

Pallore. Morì, qual vilTe, fantamen-

te , munito di tutti i Sacramenti , e

con rafliftenza di Monfignor Miflìroli

,

Vcfcovo di Bertinoro. Seguì la fua_.

morte ai z. Marzo del 1716. che era

l’anno fettantefimofettimo dell’età fua,

e’I deciraonono del Vefeovado.

Scriflfe
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ScrilTe molto, ma non tutto è an- ;

cova alle ftampe . L’ opere ftie fono .

quefte .

1 . Il Vefeovo in Vifita . In Cefena , :

nella flamperia del Riceputi^ 1707.

a. Kitratto del perfetto Ecclefìajii- jR

co . In Tarma , per Taolo Monti , !'

1711.

3. Il Diocefano ìnflrnito . In Cefe-

na , prejfo il Ricepntiy 1708. e in Fé- '

nezia , prejfo il Toletti , 1714.
'

1 2.
,

4. La Santità , e la Vieta trion- -'l

fante , Tarte prima , e feconda

.

Ope- •

ra poftiima. In Venettia
, prejfo il TOi

letti y iyi 6 . in 4. I

Tyrochìiim Epifcopo um.QneK'
Opera non è ancora ftampata , ma i|

pretto l’avremo da i torchi del fopra- i

detto Poletti. I

I

DI FERPvARA.

La materia controverfa e agitata

del!’ acque che da molto tempo cien

fofpefi gli animi di qiiefto governo

,

ha data occafione ad alcune Scritture,
,

che qui fi lono ftampate. L’ima lì è

quefta ; 'Hnova conJìitMzione & or-

di'
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diui flabiliti fecondo lo flato pnjfentts

dall' Eminentifs e Eeverendifs. Sig.Car-

dinal Tiazza , Legato di Ferrara , ec.

/oprai lavorieri del Tò , altri fiumi

,

e pubblici Condotti , e /opragli Vfficia^

li ad ejjì deputati . In Ferrara , ntlicu

ftampa Camerale , I/16. in/ogl.pugg.

24.

Un’ altra è Ja feguentc : Dimoflra~

xione delle ragioni addotte contro Leu

linea dell' alveo diver/ivo del fiume-»

F^eno in "Panaro, propo/ia da' òigg. Lo-

logne/i , non /olo corifiderandofi la va-
riazione dello flato pre/tme da quello

foj/e al tempo della Viflta , ma ancora

il jìflema d allora , in replica alla rifpo-

fla data con foglio in flarnpa dagli ftef-

fl Stgg. holognefl . In Ferrara
, per il

Barbieri , iyi6. in fogl. pagg. 8.

A quefìe fi può aggiugncrc anche

un’altra, ftampata in Berna , nellcu

flamperia della Bev, Carn.,Apofl. iyi6.

in fogl. pagg. 20. con qiielto titolo :

cAlla Sacra Congregazione dell’,Acque

della città di Ferrara , Memoriale di

fatto , e di ragione

.

Ha ottenuto tale applaufo la fe-

guente raccolta poetica 5 che fu quafi

iubito rifìampata con qualche giun^-

ta

.
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ta . Tosfìe di varj tutori per la Tras-

lazione dell' offa del gloriofo p'efcovo,

e Martire Santo Cacano, Trotettore

della città di Cornacchia , feguita l’ an-

no 1716 . Seconda edi'^ione . In Ferra-

ra ,
per gli Eredi di Bernardino To-

matelli , mprejf. Epifc. 1716. in 8 .

pagg. 1 1 o. oltre ad una Kelazionc^

della Traslazione mcdefima, pagg.8.

la quale fi trova nel fine, e che non

fi legge nella prima edizione . Que-
fia raccolta vien dedicata al Sig. Car-

dinale Imperiali , onore della lacra_.

Porpora, dal Sig.^madoreTommafi.
Il Sig. Dottor Ciambatifla Zappata,

Comacchiefe anch’ eflfo , ha dato iia_.

nuovo faggio della fua felicità nelle

cole poetiche , c inlieme della fua pie-

tà nelle cote facre con la pubblica-

zione di XLVI. Sonetti /opra gli at-

tributi di Maria tergine. In Ferrara,

per gli Eredi di Bernardino Tomatelli

Imp. .zpifc. 1716. in 4. pagg. 1 1 2.

Ogni Sonetto ha per argomento uno
de’ verletti delle Litanie, che foglio-

no comunemente recitarlìdallaChie-

fa , e da i Fedeli in lode ed onore di

Maria Vergine. La fp legazione , che

ne dà il chiariiTimo Autore, ccorro-

bo-
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borala e fondata con l’autorità o del-

le divine Scritture , o de’ l^adri e Dot-

tori della Chiela , o d’altri gravi Scrit-

tori Ecclefiaflici . 11 libro è dedicato

al Sig- Cardinal Gozzadini , ornatiflì-

mo d’ogni virtù intellettuale, e mo-
rale.

DI FIRENZE.

Cronologia [aera de' Fefcovi, e ^Ar-

civescovi di Hrenc^ , cotnpofla da Lu-

ca. Giufeppe Cerracchini , Sacerdote^

Fiorentino , Trotonotario yApoJioltco ,

Tadore àrcade , e Accademico ^pa-
tifla i dedicata ali’ Illuflrijj'. e Reveren-

dijf. Monf. Tommafo Buonaventura de’

Conti della Cherardefea , ^reivefeovo

dt Firenxje , "Prelato domeflico di 5*.

Tapa CLEMENTE XLFefcovo^IJi-

fiente al Soglio Pontificio, e Principe^

del S. R. I. In Firenze, nella[lampe-

ria di S. ,A‘ R. per Jacopo Giùducci

e Stinti Franchi. Ter il Carlieri libra-

io all infigna di San Luigi , 171(3. in

4. pagg. 3if. fenza le prefazioni , c

due cataloghi , 1 uno cronologico , e

l’altro alfabetico dc’Vefcovi e Arci-

vefeovi Fiorentini. Avrebbe l’Auto-
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;

re potuta rendere quefia fua Opera

aliai più copiofa di notizie e più efat-
,

ta : ma fi è contentato per ora di que-

fto •, e ciò non ofìante , T Opera fua
|j

non lafcia d’efler e buona , e degna '

di lode. In fine di efla fogl.257.egli

tratta delle Hàgguardevolezze ( per P

fervirci del termine ufato da lui, cioè Si

titoli, privilegi, ragioni, ec. )
delle

Famiglie de’Ciiftodi , Padroni , e Dù j

feniori del Vefeovado e Arcivefeova.
'

do Fiorentino, in tempo di Sedeva-. ;

cante, le quali Famiglie fono quelle

de i Fifdomini, Tojinghi, detta Tofa i,

^tioiei , e recentemente Cortigiani ,

Quefta parte non è la meno curiofai

dell’ Opera

.

I niedefimi ftampatori Guiducci e

Franchi han divulgato in un volume
in4. di pagg. 162. fenzala dedicato-

ria e gl’ indici , l’ Opera , che ha
quefto fronti Ipicio : Efperien't^e fifico-

•mtccamchejopra var]foggetti contenen-

tt un racconto di dtverfi jiupendt fena- •.

meni intorno aita Luce , e l etenricità

producibile dallo lìrofinamento de' cor-
|

pi , con molte altre notabiU apparen-

ze non mai prima ojlervate , colite

Spiegazioni di tutte le macchine : Ope-
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ra di P. Haiiksbee , della Società Re-

gia , tradotca dall’ idioma inglefe .

Dell’ opera originalo inglefe , ftam-

pata in Londra nel 1709. in 4. leggefi

l’eftratto nel Tomo XXU. Parte I.

pagg, loi. e fegg. della Biblioteccu

[celta del Sig. Clerico , che le dà moU
ta lode > ed ella niente ha perduto

della fua bellezza nella traduzione ,

che ora ce ne ha data il Sig, Tomma-
[0 Dcrheam ,

dell’ una e dell’ altra

lingua intendentiflìmo , di cui fi è fat-

ta in altro Tomo del Giornale d’ Ita-

lia (a) onorata menzione.

Dopo i I>ifcorfi Accademici , e le

"Profe Tofcane

,

con fingolare applau-

fo ricevute dal Pubblico , fi è final-

mente lafciato indurre il nofiro chia-

nfiìrno ^ig. Abate Salvini alla di viil-

gaziono delle fue Trofe Sacre , che-,

certamente non gli faranno meno di

onore > che le altre fue Opere j e can-

to più, quanto m elfe ha avuto cam-

po di cferci tarli non meno della fua

erudizione la pietà del fuo animo ,

L’intero titolo di effe Profe è’I fe-

guente : Trofe [acre di Anton Maria

Salvini , Lettore di lettere greche nel-

Tomo xxm. T lo

(a) ^.JCX/,^477.
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lo Studio Fiorentino , e ^ccademicó

della Crufca . R. di Cofimo .

111. Granduca di Tofcana. InFiren'^^e,
;

nella fìamperia di S. ^A. R. per Gw. i i

Gaetano Tartini , e Santi Franchi ,

'

1716. HJ 4. pagg. 283. fenza k pre-i

fazioni . Gon l’occafione del doverli'

riferire qiiefta bell’ Opera , l’Autore

di eda ha defiderato , e fetta infìan-

za, che fi dovefle far noto , come_«

egli è venuto in chiaro , elfervi due

IVONI ,0 IVI, del medefimo no-

me , e della medefima nazione fran-

cefe •, l’uno Prete, Curiale > e Santo}

j?..
141.1’ altro Vefcovo femplicemente , e-»

non Santo : e nella fiia Profa fopra

Sant’ Ivo , avvocato in Firenze de”
pupilli , e Santo del Magifiratto di

quelli, confufo avere r uno coll’al-

tro, in occafione d’aver fatto per un.ij

piccol nobil Fanciullo tumultuaria-

mente quel Difcorio fopra le noti-

zie , che ebbe allora . Si ritratta per-

ciò in quel modo che può
,

pubbli-

camente •, ftudiofiflìmo egli , quanto

altri mai , della verità j e ogni volta

che o da fe medefimo riconofcefle ,
o

da altri folTe avvertito di fimili sba-

glj , a quali èfoggetta la noftra uma-
ni-
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nità ,
proncinlmo a farlo palefe al

Pubblico
,
perchè non refìi da alcuna

opinione, che poffaavere di lui, in-

gannato y e ciò fa fu l’efempio di

uomini chiarirmi, che fi fono ridet-

ti i e i quali , come dice Cclfo in_*

propofito d’ Ippocrate , che conobbe

un fuo sbaglio
,
quefto ufarono more

magnorum virorum , & fiduciam ma~
gnarum rerum habentium . Ed in vero

egli è molto più ragionevole , e de-

gno di lode il confeifare 1’ errore ,

che il foftenerlo.

Il P. Giangiufeppe Cremona , Che-
rico Regolare delle Scuole Pie , ha

predicato fovra i primi pulpiti dell’

Italia, e fempre, e da per tutto ha

foftcnuto il grido di eflere uno de’

primi facri oratori , che in oggi fio-

rifcano. Ciò fa, che fieno ricercati,

e letti con curiofità e piacere i due

tomi, che egli ha qui dati alle ftampc

col titolo di Orazioni Vanegmche di

un Tredicatore Italiano Cher.Reg. del

le Scuole Vie . In Firenze , nellaftam-

peria di Giufeppe Manni , i ii6.ini a»

il tomo I. jè pagg. 310. il il. è pagg,

30^. (enti le prcfaz.ioni . L’Autore

gli dedica , l’ uno al Sereniflìmo Sig.

T z Prm-
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Principe Antonio Farncfe

;
c l’altro,

al Sig, Giambatifìa Recanati , Genti-

luomo Veneziano,

Da Antonmaria Albizzini , noftro

fìampatorefonojfìatc pubblicate in_.

proporzione di 12. ìe Toefie Tofcane
j

di Curzio Tanucci
, Accademico In-

fecondo , dedicate al noftro Sereniftì-
j

mo Gio. Gaftone , Gran Principe di

Tofcana*, il libro c di pagg.210.

Nella ftamperia diS. A. è ftatoim-

preftb un volume in 4. col titolo :

'R.eUxione delle diligente ufxte con fe-

licefucceffoneW anno 1 716; per difirug-

gire le cavallette , le quali avevano

flranamente ingombrato una granparte )

delle Maremme dì Tifa, di Siena , di
;

Volterra , e tutte le Campagne di Tiom-

kìne, Scarlino, e Suvvereto: dipagg. •

48, fenza le prefazioni.

D I F O L I G N O, f.

L’arrivo in quefta città di Foligno 1

della Signora D. Terefa Grillo Trin-

tipeffa Tanfilia è ftato fefteggiato con
,

molto fplcndore ed applaufo ,
per le

Angolari condizioni , che rendono que-

fta gran Dama ornamento del fuo fef-

fo.
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fo, e del noftro fccolo ; e ficcomcnon

c l’ultima delle fue doti un grande e vi-

vace ingegno, ficcome ne fanno fcdei

fuoi componimenti inprofa ed in vcr-

fo,per cui è ftata ricevuta anche nell’

Accademia degli àrcadi col nome di

Irene TamiQa,co$ì queftaAccademia de*

^.invigoriti ha voluto accrefeere a fc

un gran fregio con l’ acclamazione che

ne ha fatta nella fua Radunanza : il

qual’ atto di amore e di ftimacAato be-

nignamente gradito da lei.Si è fatta per-

tanto dagli ftertì Sigg. Rinvigoriti una

folenne Accedemia , doveoltrea mol-

iti componimenti poetici detti in enco-

mio di erta , fu recitata una elegante

Orazione dal Sig. Boccolini, Segreta-

rio dell’Accademia j e di tutto fi è fatta

qui r imprertione con quefìo titolo: Ter

VAcclamazione nell'^ccademia'jie'Kìn-

\igotìti di Foligno dell'lllullrifs.ed. Ec-

cellentifi-Sig D-Terefa Grillo Trincipef.

fa Tanfilia , fra gli Arcadi Irene Tami-
fa , Orazione di Gio. Bari fta Boccolini,

Segretario dell’iftejfa Accademia., fra

gli Arcadi Etolo Silienèo , detta dal me-

defmoalla prefenza delF Ecc.Sua il dì 1.

Dicembre 171 In Foligno, per Tompeo

T 3 Cam-
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Campana fiamp. pubblico » 1715. /» 4.

pagg- fi-

li Sig. Tagliarini ha nobilmente im-

piegato anch’egli il fuo talento nella-,

dichiarazione di un bellilTimo Sonetto

fatto dalla medefima Sig, PrincipelTaie

l’ha data fuori con quello frontifpicio :

Sopra il poflTentedi fpeme , o

dolce affetto, dell' Jlluflrifs. ed Eccel-

lentifs.Sig.D.Terefa Grillo, ec. accla-

matafra gli Accademici Rinvigoriti di

Foligno , Lezione di Giuftiniano Paglia-

ri ni
, fra' detti Accademici Rinvigori-

ti l' Immaturo , dal medefimo detta iti^

ma Accademiafatta in detta città all'

£cf. Sua il dì 26. Ottobre 1716, in Foli-

gnoprejfo il Campana , lyi 6.in 4. pagg.

14.

DI GENOVA.
Nel Tomo XVIIl.del Giornale pag.

278. c ftato riferito il libro della Gala-

tina letterata , compoftodalP. Alef-

fandro-Tommafo Arcadi , dell’ Ordine

de’ Predicatori . A quello libro era ne-

ceffario, che l’Autore facèffe l’Apolo-

già, per vederlo in più capi, e da più

penne impugnato . Cercò egli pertan-

to
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to di foddistare a qiieif obbligo con un’

altr' Opera , che porta il feguente tito-

lo : Le due Calatine d fefe , il Libro , e

la Tatria , in diverfì Op ifedii , raccolti^

e dati in luce dalSig Francefeo Saverio

yohme. Tugnandum efl , non quia ve-

lie
, fedquiaho/ìiscogit.T.Livias . In

Genova , nellaftamp. di Ciò. Bat. Cellct

i7if. inS. pag. 2(Sj).

D I L U C C A

.

Il noftroftampatore Venturini ha_*

ultimamente pubblicato da i fuoi tor-

chi un volume in 4. con quello titolo 5

Difefa del Dottor yincenzo Renzoni ,

Medico di Trato , dall" impropria cenfu~

ra fattagli dal Sig. Dottor Bernardino

Mariani , Medico in Tiftojay la qual

cenfura l’Autore della difela ile tirata

addoflo per l’ ingenuo parere fopra uo
manoferitto, che il Sig.Mariani cen-

tra un fuo Maeftro compofe . L’ Opera
è dedicata al celebre Monfig. Lancili.

Dalle ftampe de i Marefcandoli fta

per ufeire una bell’ Opera» che molto

illuftrerà la Boria letteraria» ed è la fe-

guente : Memorie degli Scrittori e Lette-

rati Luccheft , raccolte da Aleflandro

lì T 4 Pom-
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Pompeo Berti , de Cherici Regolari del-

la Madre di Dio , Taftorcv/ircade , ^c- !

cademicoOfcmo , edeli’^nca, lì me-
ritodeirAuttìrc è aiPiitìoto y e l’argo-

mento del libro è del tutto nuovo , 0 fo-

pra materia erudita , e curiofa : onde,

come è attefo con impazienza , così fa-

rà accolto conapplaufo.

D I M I L A N O.

il Sig. Conte Canonico Cajliglione^ ,

noftro Gentiliicmo di iapere ornatiìfi-

mo ,
talché ha meritato di clfere rice-

vuto in alcune delle più inlìgni Accade-

mie d’Italia j e principalmente in quel-

la diìh' Crufca , e fra gir Arcadi j ho-.

dato un nuovo luftro al fuo nome con

la pubblicazione del feguente libro; Do-

dici Conclufmi crifliane , morali, legali,

€ cavallerefche , foftenute contro ivani

puntigli del volgo dalla comune dottrina

degli fcrittori dell Onore , e dedicate aW
,A.S.di Francefeo 1. Duca FIL di Tarma
e di Tiacenza , ec. del Conte Canonico

GiofetFo Antonio Caftiglidne

.

no , per Marcantonio Tandolfo Malate-

fta,\yi ^.in 4. pagg.461. fenza leprefa-

zioni. :

L'Mtmiverfario della gloria ceteìrrato

da-
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dagl'lUuJìrifsSigg.^bbati e Collegio de'

Sigg. Conti e Cavalieri Giureconfulti per

ilfolenne ricevimento dell’ Eminentiff.

Sig. Cardinale Benedetto Erba Odefcalco ,

xArcivefcovo di isìilano , loro Collega . In

Milano , per Carlo Federico Gagliardi ,

iji^.in 4. pagg. 55. Qucftadefcrizio-

ne è del celebre Sig. Giufeppe Antonio

Sa(Jì ,
Bibliotecario e Prefetto del Col-

legio Ambrogiano . Pi acquegli intito-

larla della Gloria^ com-
piendofi appunto lanno^che ilSig.Car-

dinale Odcfcalchi è flato aggregato da’

Sigg. Dottori al loro Collegio; e perchè

quell’ onore cadde nel mefe di Settem-

bre , chiamò a dar materia a’ componi-

menti,e vaghezza all’ apparato i Giuo-

chi Romani, detti Magni, {a) Po-

liti cclebrarfi nello ftelTo mefe {h ) , ne’

' quali folcvano precedere i più autore-

voli per comando e per ferino della Re-
pubblica, feguendopolcia la gioventù

più fiorita ,e in fine fi coronavano i vin-

citori (c)

.

A fomiglianta di quella an-

ni verfaria folennità miravanfi efpofle

in fronte a’ due portici , che fono avan-

T
s ti

(a ) lìAdtian.Jtindih.VafiùY. m Sepremb,

Cb) Sibrand, SiccdumaCommentar, inVaft*
Calend, Romanie.XV,

( c ) DionyJ, HalicarnaffMbyiL
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ti alle due vafte fale del Collegio, undi-

ci medaglie, cinque delle quali rappre-

fentavano nel primo portico in altret-

tanti ritratti! Prelati più riguardevoli

delle due famiglie Erba e Odefcalchi ,

precedendo a tutti il grande Innocen-

zioXI. Nel fecondo portico in vec^
della gioventù Romana vedcanfi in cin-

que ritratti i volti de’cinque digniflìmi

frat^li di S. Em.c tutto quello nobile»,

drappello formava un’ equipaggio glo-

rioloall’ Eminentifs. iìrcivefcovo ri-

tratto in un medaglione fu la porta».

dell’Aula. In vece poi degli Atleti, e

degli altri Giocatori furono introdotte

le note virtù di S. Em. che venivano co-

ronate con pompa di pubblica lode; e

perciò nel vano degli archi {lavano di-

pinte dieci corone d’erbe diverfe, fe-

condo l’ufo antico della Grecia
, e di

Roma , c di quefle alTegnoflene una per

ciafeheduna virtù . 11 tutto era dichia-

rato da infcrizioni,motti , ed epigram-

mi i e ci vorrebbe un’Articolo a parte

per deferì verne tutto l’apparato. Nel
fine della deferizione leggefila dotta».

orazione , recitata in tale occa-

fione dal Sig. Luigi ^liprandi. Dottore

Colkgiato , e Canonico allora della Ba-

fili-
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lìHca di San Lorenzo, al prefente di

quella di San Nazzaro .

11 detto folennc ingreflb con tutti gli

apparati, ed infcrizioni, è flato deferit-

to dal Sig.Dottor Meda, Segretario del-

la Città , e Provincia Milanefe, con

queflo titolo: Mmoris triutnphus in->

Mediolanenft Metropoli Eminentijf. jlr~

chiepifeopum D, D- Benedi£l»m Herbam
Odefcalcum XIF. Cai. SepL MDCCXIF.
"Pontificalefolium capeffentemfolemnittr

excipiente . "H^rrabat dicane opufculum

llluflrijjimis DD. "Urbis Tr^efe£io , &
-LX. Decurionibus inclytte ejufd.Civitatis

atqne univerf<e Trovincite a Secretis J.
C.jo. Auguflinus Mie<iz.Mediolam,in cu-

ria Regia , typis Marci ,4ntonii Tan-
dulphi Malatefla, 1 7 1 f

. »» 4.pagg. 1 04.
fenza le prefazioni di pagg. XX.

La nobiliifima edantichiflìma Cafa

tArchinta è Tempre fiorita d’uomini let-

terati 1 e per non parlare de’ tempi da

noi lontani , ad ognuno è nota la pro-

fonda e Loda dottrina, che oltrealla_.

perizia di molte lingue, pofledeva in

ogni feitnza , e fino nella Teologia , il

Sig. Senatore Conte Filippa ^rchintò ,

ultimamente defunto . Egli ha lalciati

alcuni raff. di di verfe materie , ma perTé lo
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lo più legali, che meritcrebbono la_j

pubblica luce. Digniffimi figliuoli di

sì gran padre fono Monfig. Girolamo ,

Arciveicovo di Tarfo, Nunzio in Co-

lonia, e ’I Sig. Conte r<ir/o , amendiic

forniti di maflìccia e varia letteratura ,

avendo il fecondo con immenfa fpefa

radunata una fccita e rara, libreria i ed

acciocché la pofìerità legniti Torme
fue , e degli infigni antenati , non tra-

lafciadifar infiruire iiuoi figliuoli, de’

quali ne ha molti, da ottimi macftrijcf-

lendo i dÙ6]primi appreflb il detto Pre-

latolor zio in Colonia , ed il terzoge-

nito fotte la fa via direzione del V.€ontif

C.R . Soma’fco , il quale per infìruzio-

ne del medefimo ha pubblicata la fe-

guente Opera molto Rimata: Dellcu

Conuerfazione , avvertimenti civili e

morali y dati privàlamente algiovane^
SigXonte D.CiufèppeyArcbinto dal T.

D. Giiifeppc MariaConti C., 2l. 5’. dedi-

cati al Sig- Marche/e D. Giulio Antonio

Lutino. In Milano, prelTo il fuddetto

Malatefta, 171 ^. in la.pagg.zp Non
fi dee qui tacere , che.il detto Sig.Conte

D. Ciufeppe Mirchinto

,

benché affai gio-

vanetto , ha fatto tanto profitto lotto sì

dotto raaefìro , .che già fi vedono alla

lu-
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f

luce alcune fuc gentili e fpiritofe pocj/ej

•ma lenza il fuo nome . Il medefimo P.

Conti diede anche a! ie ftarape del 1 6p-{.

in Milano appi'ciToCarlantonio Mala-

tefta in 8. la Quiflione della Felicità ,

dedicata al Pontefice Innocenzio Xll. di

felice mcmoiia

.

. E per far vedere, chela detta Cafa

-non lolamente in dottrina , maanche^
in fantità di vita fiorifee , ficcome fem-

pre è fiorita •, è fiata delcritta dal P.

Bertarelliy della Comp. di Gesù , la fe.

lice morte della Sig. Contefla Francefea

u^rchirita Trotti > figliuola del mento-

vato Sig. Conte Carlo,e moglie del Sig.

Conte Giambatifta Trotti, Cavaliere

preftantilTìmoje quefto n’c il titolo: Let-

tere d'inforniazione[opra la morte della

5ig. Contejia D. Francefea .Archintcu

7'rotti fegiiita a' ^pr.iyió. In Mi-

lano , nellefiampe di Francefeo Mgnelli,

1716. 1 2. p3gg.I5>.

Ha grande Hi ma appreflb molti il

Quarefmale del V. Don Romolo Belli ,

^fagiano , eh. Reg. di S. Vado Barna-

bita . In Milano,per Ciuf. Vandolfo Ma-
latefla, 17

1

y . in 4. pagg.
y
85.

La Religione Barnabita ha ricevuta

una grave percola nella perdita del P.

D.
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D. Gregorio Koftgnoli , feguita li i o.Lu-
glio 1 7 1

5. in età d anni 77. La fua pai.

cria fu Borgoraainero , terra infignedi

Novara. Erano fiioi fratelli t Padri

Carlo Gregorio , e Spirito-Fratìcefco

Rofignolìy lodatilTìmi Sacerdoti defun-

ti della Cotnp.di Gesù, il primo de’

quali è celebre per le molte Opere da

lui pubblicate. Ebbe D. Gregorio nel-

la Religione per fuoi maeftri in Fi-

lofofia e teologia uomini eccellenti ,

fra'quali il P. D. jacopantonio Mori-

gia , Vefcovodi San Miniato, indi Ar-

civefcovo di Firenze, e Cardinale, ed

in fine Vefcovodi Pavia, ultimamente

defunto. 1 fuoi ftud) più geniali furo-

no la morale, i canoni , e le leggi .

Molti fono i volumi per lo più de i

Contratti y daini ftarapati,de quali fe

ne ha notizia nel Mufeo 'hlpvarefe del

Sig.Dottor Cotta 5 e altri nelafciò da
Rampare.

Sonocomparfe alla luce alcune De-
fcrizionl delle pubbliche Fede con varj

componimenti poetici , fatte in occa-

fione della Nafcita del Serenifs. Arcidu-

ca Leopoldo d’Auftria,, Primogenito di

S.M.C. Le principali fono le ieguenti :

I . IlTrionfo della Trimavera . Fefta.

di
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di Fuochiper la "ì^fcita del Sereniffima

Arciduca Leopoldo Trincipe delle

rie,difpojìa in tre Macchine nella Tiax.-

za del Reai Caftellodi Milano , d’ordine

di Sua Eccellenza il Sig. Marefciallo D.

Francefco Colme-nero, Conte de f'alderis,

Configliero di Stato di S. M. C, C. Cafìel-

lano delfuddetto Regio Cafiello ec.In Mi-
lano nella ftampa di Giufeppe Tandolfo

Malatefta,\ 7 16. j» 8. pagg. 40. con le_»

figure in rame delle tre macchine de’

fuochi artificiati, e delle fontane d’ ac-

quavite , e di vino , che colarono in tal’

occafioneal popolo. Quella Deferizio-

ne è deireruditifiìmo ^.Ceva Gefuita

,

nel fine vi fonodtvcrfi componimenti

poetici alludenti alle dette macchine,

e in lode del Sig. Marefciallo Colmene-

ro, di diverfi, la maggior parte Fattori

A rcadi della Colonia Milanefe

.

z. Fati , e Fefte dell’Imperiale , e Rè.

gio C apitolo di S. Maria della Scala di

Milano per la 'Hafcitadi Leopoldo Mrci-

ducad’MuftriaTrincipe delle M-fturie .

Mlle Imperiali e Regie Dignità , e Cano.

nici delloJiejfo infigne Capitolo. Jn Mila-

no neHaftampa dt Francefco Fignone, e

Fratelli, 1 7

1

6 . /« 4. pagg. 3
6. Quefta_.

Deferizioneè parto del Sig. Girolamo

Bar-
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Barrizzaldi, -di TrIvigliojCanonicOj di

S.Maria,Pedone di qiieftacittàjficcome

maanche è Terudica Orazione ftampa-

ta in fine , ed in tal’ occafione recitata •

3 . Dichiarazione dellafontuofa Mac-

china erettaper Fefla difuochi , e Spoft'

zionedelfolenne apparato fatto nellcu

Chiefa del Carmineper ordifu della Re-

gia città di Tavia mila T^afcita del Se-

renijjìmo Arciduca Leopoldo "Principe

delle ^flurie, ec. In Milano nellafiampa

di Gwfeppe Pandolfo Malatejìa, 17 1 6. in

4.pagg.70. con la figura in rame della

grandiofa macchina de’ fuochi , coin-

prefevi alcunedotte compofizioni poe-

tiche di diverfi, e Terudita Or<iwo«e

recitata in tal funzione dal P. M. Elia

Ballarmi , Dottore Collegiato di Sacra

Teologia, e primo Definitore de’ Car-

melitani di Lombardia : la detta Di'

chiara^ione però è della penna felice

del P. fdltogrado , Lucchefe , Macftro

di Rettorica nel Collegio della Com-
pagnia di Gesù in Pavia ; ma la prima

Idea., e lelfcrizionidella Macchina >
e dell’Apparato fono del dottillìmo P.

Saccherio, ancor egli Gefiiita,e Letto-

redi Mattematicanella Reale Llnivcr-

fitàdi Pavia.

4. Si
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4. Si è Oampata anche dal detto

Malatefta la Defcri:^ione della Macchina

de’fuochi col fuo intaglio in rame j c

delle Fcfte fìtte da qiiefìa Città in tal

jNafcica , ed è del detto P. Ceva’, ma per

qualche inforca differenza n’è fiata fof-

pefa la difìribiizione: fi darà però al-

la luce
,
quando vi fi ftampcrà unita-

mente P Orazione detta in tal’ occafio-

ne dalSig. Eoara, Sacerdote della Con-
gregazione degli Oblati , Alla detta.»

Deferizione fi c anche aggiunta l'acca-

demia de l^adoti Arcadi della Colonia

Milanefe , radunatifi la trafeorfa ftate

per celebrare tal Nafcita nel Giardino

del S.Marchefe di Santa CrifiitiaMno de’

maggiori Letterati di quefìa Città, la

quale riportò un’applaiilo univerfalé,

e fe n’afpetta con grandiflìma anfictà la

pubblicazione

.

5. Quali tutte poi le Fefte fatte per

tal fine in quefìaCittà con molte Ilcri-

zioni,e compofizioni poetiche , che fi

vedeano dilperfe in foglj volanti , fono

fiate deferitee, e raccolte dal diligentif-

fimo Sig. Alfiere Taraini con quello

.
pompolo titolo:/ Rimbombi gloriofi del

buon Genio ^•iuftriaco , 0 fiano i felici

Trefagi neUa %afcita di Leopoldo udr-

ei-
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tiduca d' ^uftria , Principe d'^fìnrìas

celebrandoft nella gran Metropoli di Mi-

.

Uno le publiche Mlegrexxe l’ Mnn$
iyi6. Defcrixione iftorica dell’ Mlfier

Michele Paraino dedicata all'inclito me-

rito di Sua Ecctllenza il Sig.Marefcial-

lo D. Francefco Colmenero Conte di Fal-

deris.ConJìgliero di Stato di S.M.C.Cat. e

Governatore del Heal Caftellodi Milano.

Iti Milano,nellaftampa di Francefco Figo,

neiefratelliyi 7

1

6. in i z.pagg.i 3 i.Evvi

verfo il fine un Genetliaco latino affai

ftimatoin verfi Eroici , che fu pubbli-

camente recitato da Monfignor Sarto-

lommeo GrajJi,Czaor\ico Ordinario Mi*

trato, e Penitenziere Maggiore di que-:

fta Metropolitana , nelle Scuole Palati-8

ne di qiiefta Città , nelle quali egli c

digniffìnio Lettor di Rettorica .

Quanto fia amante della fua Religio-

ne Olivetana , e della fua Patria Peru-

gia il P. Beiforti, lo dimoftra la. V ita da

lui comporta dell’Abate Tuccioli. Ec-

cone il titolo , Fita del Fen. Servo di \

Dio D.Mauro Tuccioli .Abate Olivetano,

deferitta , e confederata da D. Michel-

angelo Beiforti di Terugia Vredicatore

Olivetano, .Accademico Faticofo , ed

.Affidato, Dedicata al merito del Beve-
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rendiamo Tadre , il Tadre D. Michele

Maria Capoano di 'ì^apoli^oibate Gene-

rale dellaftejfa Congregazione dell’Ordi-

ne di S. Benedetto. In Milano ^ apprejfo

Francefc9f'igone,efratelli,iji6. in i z.

pagg.pz. fenza le prefazioni L’Abate-»

Tuccioli che fu uomo di fanti coftumi

,

c di profonda dottrina,nacque in Peru-

gia a zi.di Dicemb.i f(53.e mortivi nel

fuo Monifìerodi Monte Morcinoa’zo.

Settembre i^fo.e nello ftelTo Monifte-

ro fi confervano alcune fue Opere mfs.

fpirituali , nelle quali fi ammira la fua

gran fapienza,e’l gran zelo, cheavea

della falutedeU’anime. Il P. Beiforti

nell’avvifo al lettore dice , che quello,

che quivi ha regiftrato,rha ricavato da

alcune poche memorie de’ fuoi eroici

fatti notati dal fuo Confèflbre,o da per-

fone degne di fede , onde la fcarfezza

delle notizie gli ha dato motivo di non

proporre le fue azioni con puro meto-

do iftorico,ma congiunte con alcune ri-

fleflìoni . Il medefimo Beiforti tieiie

anche forco il torchio i fuoi Tanegirici.

Bicordi Volitici £ Vrincipi Crtfliani

dettati , ed a loro profittopubblicati dal

V. Aiae^ro Giovanni Maria Muti dell'

Ordine de’ Vredicatori . fatica umilia-

ta
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taall' A. S. di Francefco I. Duca di Var-

ma,‘Viacenx.a , e Caflro,ec. In Milana

per Marc’Antonio Tandolfo Malatefta,

1 7 1 6. W4. pagg. 4 f ^ . 11 P. Muti , che è

Veneziano ,' è d ingegno cosi felice ^ e

fecondo j che finora ha pubblicati coL
le fìampe 14. tomi di materie di verfe ,

ma per lo più accademiche , e tra e(fi

dueQuarefimali, ed ha in prontoi

dar alle ftampe anche altri tomi j e di

tutti fe ne legge un catalogo nell’acccn-

nato libro.

11 P. aitati

,

Autore de’Fiori lfio~

rici mentovati nel tom.Vlil. del Gior-

nale , ha dato in queft’Anno due Opere
alla luce,delle quali eccone i titoli. Me~
mortale Catechijìico efpofio alle Religiofs

Clauftrali di qualunque Ordine dal T. F-

Antonio Maria AfFaitaci , d’AlbogafìOf

Cappuccino della Trovincia di Milano ,

Opera profittevole alle perfone Keligiofé

dell'uno, e dell’altrofejjo, e comoda a,'

Confeffori di Monache . In Milano, nella

Pampa di Giufeppe Vandolfo Malatepa ,

1716. in 4.pag. 448.fenza la prefazione

e un indice
.
Quefto Memoriale contie-

ne moltifiìma erudizione, eflfendo fon-

dato £11’ facri Canoni , Concilj , De-

creti di Congregazioni , SS. Padri , ed

All-
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Autori clallìci . ìì

Jl Tatriarca Davidico [piegato nella

Fifa., e Santità eminente di S Giufeppe

fpofo di Mariafempre Tergine , ed efpo-

fio in cinque libri daiP.F. Antonio Ma-
ria Affaicati, d’ ^lbogafto , Cappuccino

della Vrovincia di Milano . In Milano,

per Francefco Mgnellì,\j\G, in 8 . pagg.

308. fenza la prefazione

.

Domenico Bellagatta ha qui riftam-

pate le fìimaciilime ‘Prediche del P.

Giacinto Tonti , Agoftiniano, in queft’

Anno 1716. nell’iftefTa forma » con cui

cui furono ftampate dal Corona io-»

Padova,

DI M O D A N A.
Da qualche tempo fi è principiato

a porre in quella città di Modanafotto
il torchio la parte I. delle Antichità

Ejìen^ ed Italiane, nella quale fi trat-

terà dell’origine, antichità, e dira-

mazione della cafa d’Eftc nella Reale-*

ed Elettorale cafa di Brunfuic e Lune-

buigo, ora regnante anche in Inghil-

terra ; e nella cafa de’ Marchefi d’Efte,

Duchi di Modana , ec.Si addurranno

perdiftefo le prove , e i documenti ,

ipettanti a tale argomento . Ha mol-

to
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to tempo, che il chiariamo Sig.M»-

ratori , Autore di quefta grand '.Opera,

fìa faticando intorno alla prima Parte

di elTa
,
per meglio fervire alla verità.

E perciocché ha per alcuni anni avuta

là fortuna di vilìtareinperfona moltil-

firai archivj d’Italia , e fatta raccolta

grande di memorie de’fecoli di mezzo,

è fuodifegno di dar fuori i fiiddetti

documenti , e di formarne una feconda

Parte, per illuftrare la prima, e infie-

me.dilucidare rerirdizionedi que’tem-

pitenebrofi. Il merito deU’Airtore , e

dell’Opera obbliga a farne precorrere.j>

al pubblico la notizia.
|

DI NAPOLI.
Chi pende dalle altrui relazioni, è

fpeflb foggetto ad eiTere ingannato , e

a ingannarli . Tanto c occorfo anche ;

a noi nel riferire , che abbiamo fatto

nei tomo antecedente {a) tra le novel,

le di Napoli , una lettera del S\g.^gQ-

ftino Ariani contra il Sig. Manforte , e

un opufcolo del Sig. Giacinto di Crijìo-

foro contra il 'ì^ovQ metodo del Sig.

Boria. 11 vero fi, , che quello chfL.»

riguarda la Lettera del Sig. .Ariani ,

que-

( a )
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qnefìa nonèftata veduta nè in Vene-

zia , nè in Napoli-, onde finora non_,^

abbiamo altra contezza della fua pub-

blicazione , fe non quella , che ne è

fìatacomunicata da un noftro corrifpÓ-

dente, fondata fopra un falfo rumo-

re, chefen’era fparfo, da lui credu-

to per vero . Ma quanto all’ opufculo

dèi Sig. Giacinto di Crifloforo , polliamo

allìcurare il Pubblico, che quello Si-

gnore aion fi è mai penfato di feri vere

cos alcuna contra il libro del Sig. Dom:
tabto è lontano dal vero, che niente

di fuo fia fiato fiampato fopra queftà

materia.

Una gentile accufa data al medefimo
Sig. Dona dalia Signora D. ^urelia d'

E(ie, Duchefla di Limatola, Dama_.
quanto nobile per natali, tanto difiin-

ta per le rare doti , che adornano l’ani-

mo di lei , accompagnato da una fu-

blimc conofeenza della metafilica , e d'

altre feienze, ha obbligato elfo Sig.

Doria a ftendere ed a pubblicare alcu-

ni fuoi dotti non meno , che eleganti

^azionamenti

.

L’accufa fu , che il Sig.

Dona nel fuo libro della Vita civile

avclTe rappiefentatc le donne ,
quali

con idea di vili ferve : e benché allora

egli
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egli a tutto fuo potere cercafle di di-

fenderfi appreflbdi lei da una tale ac-

cuìa , vedendo però , che ella e fofte-

neva il contrario , e faceva fembiantc
;

di non ammetter per vere le fue ragioni;

determinò di foddisfarlapiuferiamcn-,

te, ficcomefcce, col libro leguente:

Kagionamenti di Paol-Mattia Doria ,

indirizXAti alla Signora D. burella d'

EfìetDuchejfa di Limatola, ne'qualifi di-

tnoftra la donna, in quafi che tutte le vir-

tùpiùgrandi , non effere all uomo infe-

ripre.In Franeforti i ji 6.in i i.pag.4 54.

f^nza la prefazione . Molti Scrittori

hanno parlato dell’ eccellenza e dignità.

del leiTo femminile ; ma il noftro Au-
tore è proceduto per una ftrada molto,

dagli altri diverla, e aflfai più ingegno-

{a e lodevole ; poiché egli ha ^rat<;at05_

quello l'oggetto, nè come feraptlice;illo-'

ria , ne come accademico , ma con efa-^

minarlo da’ luoi principi , c con lode

ragioni ingegnandofi di dimollrarlo

.

IlSig. Dottor Vaolo Bonelli avendo

propello un quelito mattematicoal Si-

gnor Agollino Ariani , è llato dopo
qualche tempo fciolto il medefimo dal

Sig.D. Lorenzo Belarde, Luogotenen-

te Colonnello di S. M. Cef. in una dot-

tilfi-
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tìtlìma lettera, dove con molta efat-

tezza ha ioddisfatto allo fìelTo quelito

,

el’ha dedicato a Monfig. D. Vincenzio
‘ Vidania , Cappellano maggiore del Re-

i

gno, e Prefetto deglilliidj.Allamc-

defima lettera ha foggiunta il Sig. Be-

larde la foluzionc di un’altro problema,

propoftogli da un Geluita SpagnuoJo

.

11 Sig. BafUio Giandli, Avvocato no-

fìro Napoletano, e Accademico Arcade

col nome di Crommo

,

di cui abbiamo
^lle (lampe un volume ih 4. di poelie

volgari , e latine , e altre cofe, è (lato

airadìnatoda un fuo cameriere la notte

de i Giugno palTato. 11 fine fu di ru-

barlo. Egli mandati gli altri fuoi fer-

vidori a vederci lumi , che lì ficcano

per la nafcita del poi defunto Arciduca,

era folo rimafto in cafa con efib , e tipo,

fava fui letto con un libricciuolo nelle

mani . Sopra vilTe dicci giorni alle mol-

te percofle , che ricevè in una delle

tempie con un martello. Stava nell*

auge della fua fortuna , ed era proba-

bile , che quanto prima egli folle ono-

rato delle toga di Conligliere

.

DI PADOVA.
TbUofophiam Oratio]s.cfJoi Faccio;

Torno XKVll V la;
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lati profolemni Jludiorutn infiaurationt

Sentinarii "Patavini , edita jufiu & au-

fpiciis Etninentifs. ac Rev.Geor^iiCard.

Cometa Epifc.Patavini . Patavii,exty-

fographia SeminarU , apud Jo. Manfrì

,

1 7 1

6

. 1» S. pigg* 5 j . L’ argomento di

quefta bell^ma Orazione del noftro

Sig. Dottor Faceiolati è pellegrino e

giudiciofo>cQtne tutte le cofe che efco-

no dalla pentadi lui. PremelTo un bel

luogo di Luciano,toltodaH’opufcolo de

feUis^prova egli non doverli infcgnare^

a’ giovaniprincipianti altra filofoiìa ,

che la (lorica . 11 fapere a fondo tutti i

£fteaii,de’fìlofofi antichi non è cofa di

pochi anni ; ma Taverne una (lorica co-

uofcenza è cofa di non molto tempo e

fatica. T-ommafo Stanley, letterato In-

glefe di quelli ultimi tépi,ne ha rillreC-

ta la horia in uno non ifmoderato volu-

me,e cale,che non ha co che fpaventare

ed opprimere la capacità, e la memoria
degli ftudiolì di elTo.Leva egli adunque

conia prefazione quefta prima teman-

za , che può entrar nell’ animo di chi

legge l’argomento dell Orazione j e poi

con l’Orazione medefima efpone le ra-

gioni,con le quali egli cerca di perfua-

derlo. (jencralmente parlando > il pen-

fic-
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fiero cutiliflìoio. La conofcenza deila

ftoria fìlofofica può giovar molto e a

chi vuol profeffare un sì fatto ftudio,e a

chi dcfidera di penetrare avati nell’eru-

dita antichità,e in qualfi voglia Icienza

.

Con quanto applaufo fia fiato rice-

vuto da’Letterati il Tratt.dc Tleurìti-

de,{ìttodiìSìg.f^emi, e fiampato ùi

Venezia, non v’haclii nolfappla: laon-

de giudichiamo, che farà egualmente

applaudito il feguente del medefimo
Autore,ufcitodi frefcoda i torch) del

Seminario: Jo.Baptifìx Verna,

Lancimerifis^ac S.R /. Equitisxc.prìn-

ceps medicammum phlebotomia. Tra-

Hiatus alter in trespartes compréhenfuSt
$uxtaHippocr9tismeHtem,& recenth-

rum thefes , adpraxim medtcam quoque

fummopereneceffartus. La firana libertà

di alcuni , die con tanta pompa hanno
fcritto contra la cavata di fangue in so-

tao pregi udicio degl’ infermi , ha dato

giufio motivo d’impiegar la fuapéna a

quefiolodevolilIìmoAutorctondelperia.

mo,che fia per elTcre molto gradita que«

ft’Opcra per Luci le,e follievo,che c per

apportare agl infermi, i quali debbono
rifanarfi co’rimedj, non con le pa role »

ficcome IccilTe un gran Savio

.

Va D
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DI PERUGIA,
Tutto ciò che feri ve il noftro Sig.Ca-

nonico Giammgelo GuidarelUy o Ha in

profajO fia in verlo, è molto eccellente

.

Ecco un’Orazione latina di lui ultima-

mente ftampata . In funere Sigifmundi

Chriftophori Comitis ab Herberjìem,Epi-

feopi LabacenfiSyS.R.I.Trincipis, Oratio,

Verufìa habita in Tempio augufliffimo D.

T>etri CafiiiéjtU fdibusfextilMDCCXFL
T€rulìa,apud Conftantinum Imprefs. Ca»

mer.iyì óùnfol.psigg.Z Ella è dedicata

dal Sig. Gianfederigodé' Pieramonti al

Sig,Conte Leopoldo d’Erberftein, fra-

tello dcU’illullre defunto e in quella.^

dedicazione vien lodato anche il Sig.

(Suidanlliyche è Canonico della Balìlicì

Laurenziana,e Profefforedi Morale, c

di Rettorica nella Univerfìtà di Peru-

gia.

DI P E S A A O.

E fiato comunemente approvato da*

Theologi l’opufcolojche fegue; De con-

traSiutrium contraSiuum ,perquem ju-

fttficatur contra^tus, quo , ex eredita ad
certum tempuspecunia,& ipfa tuta &
lucrtm eemm hqbetur, Quaflio, in qua
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mju/ìus,& ufurarius probatur talis con-

traBus.Ver J. T. C. Tresbytermn Ora-

torli Senogallienfts S. Thilippl 'Herii.Ti-

fauri, typis Gavellis, 1 7 1 j . Infoi, pagg.

22. L’Autore ha voluto modeftamentc

celare il fuo nome in vita > ma eflfendo

egli ad altra vita con fanta morte paf-

fato li 5. Settembre i yKj.nella città di

Sinigaglia , egli è ragionevole , che la

modefìia di lui non fìadipregiudicio

alla fua gloria anche dopo morte. Fu
egli pertanto il P. Giampietro Carrara t

Bergamafeo , Prete della Congregazio-

ne di San Filippo Neri , e uno de'quac*

tro Fondatori dell,'’ medefima Congre-

gazione nella città fopradetta di Sini-

gagliajdov’e^li flette per lo fpazio di

anni 26.GIÌ fu data quivi onorevole fc-

poltura con unadccorofa infcrizionc,

che farà perpetuo teflimonio del meri-

to di liiijC della ftima , che ne facevano

e la fua Congregazione, e tutta la citta

di Sinigaglia

.

DI RAVENNA.
La morte del Sig.FranceJco Verrattì,

^rimo Medico falariato di quella città,

è feguica qui alle due della notte li i .

Novembre del prefente anno 1 7 1 ^.con

V 3 dan-
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danno della repubblica letteraria, me-
tre metteva in ordine varie Opere per
la (lampa. Pofliamo adeflb manifeftarc,

elTer lui (lato T Autore d£iy\^nat{>ma

dell'^cqudyìl cui nome ne’paflati Gior.

nati non (ì èpalefata, cosi avendo cflb

defidcrato , attefochc tutta quella im-
menfa fatica era (lata fatta da lui , e da
due fuoicompagni con incredibile dif-

pendio, ad oggetto di condurre a fine

la grand’Opera del tanto invano fofpi-

iztoLapis filofofìco,al quale,fino a tan-

to che durerà il mondo , molti afpire-

rannOjC ninno gi ugnerà forfè giammai

.

La lettera, che è nel fine , del fuddetto

Tr3tcato,era indiritta al Sig. Vallifnie-

ri , a cui quel Signore prometteva di 1

portarfi a Padova, per manifeftargli

tutto il fegreto, che è morto col fuo

dottifiìmo Autore -

DI ROMA.
A i Luglio pafTato la letteratura

j

italiana fece una gran perdita nella mor-

te del Sig. Cavalier Taola-^lefiandro

Maffei , molto illufire e famofo per le_»

varie Opere d’antichità da lui mefle al-

le ftampe.Stava attualmente impiegato

ia deferì vere la Fita della Fenerabile^

Trin-
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Trtneipeffa Cammilla Orfini Borgkefe,di-

poi Monaca dell’ Ordine dell’Anoun-
ciau,chia«i(Iima in virtù {Iraordinarie ,

per le quali fi fono incamminati’ i Pro-

ccflì della fiia Beatificazione. EflTendo ri-

mafia imperfetta qiiefia nobiiillìma.»

Opera>Monfignor Fontanini,z rkhiefia.

di gran perfonaggj, ne ha prefo l’aflun-

to della continuazione^e del compimen-
I to ; e fi va attiulmente fiampando dal

rinonaato Gonzaga . In altro Giornale-o

daremo l’elogio a diftefo di eflbCavalicc

E finalmente ufcito alla luce il libro

primo jtrcadicwum del Sig. Abate lÀO-

nardo »/fd<w«J,mentovato nel tòmoXX,
pag,4y ^.£ fcritto con molta eleganza^

con fingolare erudìzione,V i s’illufirano»

molti luoghi di Scrittori greci e latini

e vi fi dà compiu tamente la genealogia,,

e la ferie di tutti i Re dell’Arcadia da^
Pelafgofinoad Arifiocrate perloipa-

zio di t)40.anni)e infieme la notizia del-,

le cole più infigni fpettanti aU’Arcadià

in quello tempo avvenute. 11 libro è

pagg.zz8.fenza le prefazioni,c grìndicù

Anche il Sig. Canonico Créfcimbeni

ha pubblicato un nuovo libro^ che me-
rita d’elTer riferito, col titolo di Memo-

V 4 rie
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fìe Ifioriche della miracotojà immagine di

Santa Maria delle Grazie , ec.Roma per

^Antonio de'RoJJì , 1 7 1 6. ih 8.

Non cócétoil dottiflìmo Monfig.Zaw-

ti(ì di avere già fcritto fopra il male có-

tagiofode’ca valli, e de'buoi, fta prcfen-

teméte raccogliendo tutto l’oflTervatOje

detto.tutte le provvifioni si fpirituali,

che temporali fatte dal Sommo regnan-

te Pontefìce,e quatito di più rimarcabi-

le dee confiderarfi , c praticarli in limili

calamità per beneficio de’pofteri . Con-

CÌolIia,chc , fe anche noi avellimo ritro-

vate chiare memorie , e diligenti olTer-

vazioni ne’noftri vccchj, faremmo for-

fè flati più fortunati in medicare un_*

male,del quale, per negligenza de’ Me-
dici pasfati , eravamoquali affatto allo

fcuro.Jo.Maria: LaucìCàyaSccretiori Cu-

biculo,& Archiatri TontificH,Dijferta-

tio hijiorica de bovHla pefte ,ex Campa-
nia finibus anno MDCCXllI. Latio im-
portata-. dequeprafidiis per SS. Tatrem
CLEMENTEM XI. T.M, ad averten-

dam aeris labcm , & annona caritatem

opportune adhibitis . Cui accedit Con-

ftlium de equorum epidemia
, qua Roma

graffata efl anno MDCCXII.Roma,ex ty-

pographia Jo.Maria Salvioni, 1 7

1

6. in 4.
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Il Gonzaga ftampatore ha fotto il

torchio un’altra Opera^compofta dal P»

M.G/d«?;ro ^matde Gravefon, dcH’or-

dinede’ Predicatori, e Teologo Cafana-

tenfe , la quale ha per titolo ; Hìfloria

Ucclefìafticavariis colloquiis digeftcu ,

ubipro Theologits candidatis res prteci-

pux^nonfolum ad Hiflonam,fed etiam ai

Dogmata^ Criticam , Chronologiam ,&
Eccleftee difciplinampertimntes,per bre-

'ves interrogationes ,& refponftonesper-

ftringuntur ,& inpreclare ordine collo-

cantur

.

Ella farà divifa in più tomi in

ottavo : c lo ftampatorc defiderando di

foddisfareal Pubblico, li metterà alla

luce a tomo per tomo •, ma perchè non

vuole, che l’Opera gli rimanga imper-

fetta , efibifee di dare il primo tomo a

quelli che nello fteffo tempo pagheran-

no anche il fecondo- , e così rifpettiva-

mente degli altri, ùcchè averanno poi 1’

ultimo fenz’alcro pagamento,'e d-i più fi

«fibifee di darli qui in Roma , slegaci ad

un Teftone per tornò: al qual prezza

non li darà certamente , finita che fia la

Rampa di tutta l’Opera

.

Comunichiamo al Pubblico il fron*

tifpicio di un’ Opera , che 6 fta impri-

mendo per Giorgio Placo in due tomi

V f in
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in foglio : Rationale Romani Tomifìc is^

gmmìs,feulibrisXIL dijìinilum. Ini.

figitur de "Primatu Tetri ,& Monarchia

Ecclefiaftica . In II defucce(jìoneRornani

Tontif. eìufqueperpetuitate.In III. deau^

Cioritate & jurifdiSiione ejufd. & ad

eum appeUatiombus.In IF. de notis Eccl.

Romana ,& Tapatui. In V.de Vapa , &
Regibus.In FI. de Topo.,& Concilio .. In

FU. de indice cotitroverfiartm,& infal-

libiUtate Tapain quaflionibui ìuris. In.

FUI. de iudicio Tapa in quafiionibusfa-

IH.In IX. De dominio temporali Tapa . In

X.depotevate Tapa circa ea qua [unt j«-

rh naturalità divini^ & humani in com-

muni in particulari. In XT. de mutuo
bonore , & Militate inter Tapam , &
omnia Imperia Regna.In XII, dereli-

quisfpe^antibus ad Tapam.Cum XILli-

bris Critices, & examiràs doQrhiarum

in hac re,cum vitìs -AuUorum
,
quifcri~

pfereproTapa ,& contra Tapam , cum
Xll. apologiisfaBi,& prima erit D. Te-
tri ohreverentiam nominit Vnici , &
Siugularis i ^ XI. Clementum nonde-

generum. Opus omninotiovum',fed colli-

gensfere omnia , quadiHdfunt in hac

materia,theologicum, hifiòricum ,& ca-

nonicum , innumeras alias quafitones in-

veì-
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"volvensy& numerofijjìmos Ubros cotìfu-

tans . Dicatumfeliciter regnanti CLE-
MENTI XL Duobus Tornii: diverfa

emnino materm,& quintuplici indice c<h

piofum ^ sAuiiore Jeanne Bernardo Toz-
zolo, Genuet^yCier.Reg. Somafeo , Sac.

TheoL Lepore in CoUegjo dementino de^

Vrbe^

DI VENEZIA.
Dàlie ftampe di Sebafìiano Coleri fo-

no ufeite in forma di un ottavo grande

le Toefte italiane di Rimatrici viventi ,

raccolte da Telette Cipariflìano,. Taflo-

re v^rMd«.pagg.i6p; fenza la prefozio-

ne,un’indice delle Rime, e delle Rima-
trici,e un Sonetto all’ Italia di etto Te-

lefleCiparifJìano. A chi ha letto il II. to-

mo delle Rime degli Arcadi yttampate

queft’anno in Roma,.c facile il lapere ,
elTere dittinto con quetto nome il Sig.

Giambatifla Recanati > Gentiluomo di

q^uetta Città e Repubblica, mentre nel-

la tavoladc’fuoi componimenti poetici

quivi ttampati egli ne vien palelata -

Due motivi lo indutteroa forese apub-
blicare q^uettaRaccolta.ll primo deri-

vò da un motto piccante di ua erudito

oltramontano^ehe parlando delle donne

V 6. a
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di Francia ebbe a dire , che quefte ftu-

diano di molto , !à dove quelle d’Italia

non fanno levarli da i loro femminili

efcrcizj .Qiiindi volle il Sig. Recanati

6rc a lui veramente toccar con mano

,

che gli ftranieri , ove parlano degl’ Ita-

Jianijnon parlano le non a cafoje gli fe-

ce vedere ben trentaquattroKìxmttici

tutte viventi, per non togHerne in pre-

flito da i fecoli andati . Chi darà un’oc,

chiara alla prefazione dell’Opera, ve-

dràjcom’egli faccia l’apologià alla no-

fira Italia, e comprenderà , ove vadano

a colpire quelle parole le di cui genti

per ordinario non fanno chefìimare le co-

fe loro.Ma di ciò non anche contento,fta

egli di prefente ammalando altre-.

Poefieper farne un fecondo volume , e

ne ha già in ordine buona parte ; onde

non lafciadi eccitare altre Rimatrici a

volergli dar armi , onde difendere la

gloria deiritalia,e quella del loro fedo.

L’altro moti vo poi fu il vedere , che di

tante Raccolte, che lì Ranno faccendo,

ninna poteva più diquefta riulcir de-

corofa airicalia, eflendo molto più

plaullbilee rara la poelia nelle femmi-

ne, che è tanto lontana dal loro inftitii-

to,di quello che lìa ilegU uomini , che

da
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da fanciulli ci fono efèrcirati c infinti-

ti. Quefti due motivi eccitarono duqtie

la nobiltà dell’animo fuoj più per l’al-

tnii gloria, che per la propria , non cu-

rando in ciò lode veruna
,
giacche ab-

baftanzaeglifièrenduto celebre con_>

la pubblicazione della i'torw latina di

Poggio, anche di là da i monti applau-

dita, e (i renderà Tempre più con altra

Opera, che ha per le mani , ove darà

nuovo faggio del fuo retto difcernimé-

to, e gufto particolare nelle buone let-

tere. Prima di terminare la prefentc

novella letteraria , ftimiamo neceiTario

avvertire il Pubblico, che il Sonetto ,

che fi legge a c.66. attribuito inavvedu-

tamente alla Sig. Elifabetta Girolami

tAmbra, Fiorentina ,c componimento

della Signora Maria Selvaggia Borghi-

ni , Pifana , che lo fece in nlpofta adim
altro del Sig. Abate MntonmariaSalvi-

ni. Non mancano efempjdi fimili erro-

ri nelle raccolte di Rime, si antiche >

come recenti

.

Lo ftefib Coleti ci ha data dalle fue

Pampe la traduzione di un utiliflìmo

libro in 8. ed c: Metodo perifludiare la

fioria, in cui dopo avere fiabiliti i prin-

dpi,e l'ordine^ che dee tenerfiper legger^

ta
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h utilmente,fifanno le ojfiepvazioni «e-

cejfarieper non lafciarfi ingannare nella

lettura di effa: con un Catalogo de'prin-

cipali iflorici, e con offervazioni critiche

falla bonta delle loro Opere , efullafcel-

ta delle migliori edizioni : /critto in lin-

gua Francefe dal Sig. Dottor Langlet di

Frcfooy, Sacerdote licenziata in Teolo-

gia ye tradotto in lingua italiana . Tomo-
I..pagg,3if^Tomo ILpagg.j 51. fenza

le loro pre&zioni> e indici.Nel 1. toma
fono q^ua e là fparfe molte oflervazioni

particolari , alTai giudiciofe, le quali

non fono nell’originale francefc:e’l Ca-

talogo de’principaiiOorici , che forma

il Il..comadeirOpera,c ampliato nelfo

edizione -italiana di moltiilìme Storie

particolari d’Italia onde per più capi

ella dee effere accettata , e applaudita »

Lo ftampatore Coleti 1’ ha dedicata a

Monfig. Maffeo Fàrfetti , Gentiluomo

Veneziano , Prelato d’infigne merito

,

«al prefente Governatore di Fano , del.

quale non è ultima lode l’ avere nella.»

prefente occalìbne di guerra „ che ha la

noftra Repubblica colTureo , fatto un
generofifGmo fborfo di danaro alla ftef-

fo, dando con ciò- ampliffimo atteftato

dellanobiltà.delfuoanimo , e del fua

amore verfo la patria». Im-
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Imprefàdi più importanza^ e di piu

cfpcttazione fi è quella^che lo ftefib Co-

lete fi c addoflata nella riftampa della-,

rara , e famola, egrand’Opera deH’itrf-

UaSacra dell’Abate Ferditiado Vghelli,

inlX^tomiin foglio diftribiiita . Noi
frattanto poflìamo afiìcurare il' Pubbli-

co,.,che egli ladaràe più correttale me-
gli®^ ftaropatadr quello che fiala prima,

edizione e inoltre con accrelcimeati
notabili»tratti dalle ofiervazionr di 110-^

mini’ dotti , e da Opere ftampate ed
inedite .. La (lampa del I. tomo è già.

cominciata:: e quelli ,, che anticipata-

mente vorranno per via di aflbciamcn-

to provvedérli di sì bell Opera , Tàvc-

rannocon miglior cartate a prezzo più:

vantaggitifo ..

Il Padre Ckmbatifta Achilli

,

Per-

rarefe. Sacerdote della Congregazione

Somafca> del quale abbiam parlato nel

tomo precedente pagg.4po. morì nello

Spedàlctto diSanti Gio. ePaoIo ai 14..

Luglio 1716. fu le j. della notte in ctó,

d’anni fi.Perlofpaziodi.undici gior-

ni egji fu tra vagliato dà unainfiamma-

zione di fegato con itcrizia» là quale co-

nofcendocgli fubito per mortale,!! difr

pofc al fuo cftremo paflaggio con (;utta

h
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|

larafTegnazionecriftiana j munendo^
j

di tutti i Sacramenti della Chiefa > di- -

mandati anticipatamente da lui. i]

Eftato AimatoinFranciascdcanche '
i

affai ftimato in Italia il librodel Signor

Abate Fleury , di cui noi diamo il tito-

lo : Trattato della [celta , e del metodo

deglifludj del S’i^.Claudio Fleury,Fme
^batedi Locdieu, per l'addietro Trecet-

tore deStgg. Trincipi di Conti j tradotto '

dalla linguafràcefe nell’italiana.In Vene-

zia ^apprejj'

ì

o io.Màfrè, 1 7 1 1

1

.pagg. .

zi 3.fenza le prefazioni,alcuni efaraetri

dieffoSig. Abate, eia tavola de’ capi-
j

toli. Il nome del traduttore,che è il Sig.

D. Giovanni Oliva , Precettore pubbli-

codi Aiolo, fi legge a piè della lettera

dedicatoria , indiritta da lui a Monlig.

Fortunato Morofini, Vefeovo di Trevi-

gi, e Prelato Aflìftente di S.B. delqual

Prelato non fi puòabbafìanza lodare il

mericoe’l nome, poffedendo egli ogni
1

virtù in iommo grado , e tutte quelle
|

prerogati ve^ che fi ricercano nel carat- l

tere che egli si degnamente foftiene.^ . i

Del Traduttore poi noi altro non fare-

mo qui per foggi tigne re, fe non c he ef-

fo è verfatidìmo nella buona lingua la-

tina} e nell’intelligenza de’più claflìci

All-
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Autori , de’ quali come conofee , così

anche imita il bello ed il buono : onde

k nobil Gomunita di Afolo ha fatta-,

una favia elezione nel raccomandare a

lui la cura delle pubbliche Scuole,dovc

in altro tempo fi fono cfercitati uomini

di credito, e donde anche fono ufeite

perfone di fapcre e di fama . Il libro è

poi milillìmo, emerita efler per le ma-
ni di tutti

.

Alcuni moderni hanno introdotto

un modo diferi vere iftorie per via di

dimande

,

e rifpojìe : ma tali Opere fono

fiate finora confiderate per deboli , c

fuperficiali, e nojofc
.
Quella però,che

gli anni paflati fu ftampata in quattro

tometti in Parigi fopra la Storia della

Chiefa dal principio del mondo fino al

prefente, merita , che fe ne formi di-

verfo giudicio, efsendo ella fcritta d’u-

na maniera accurata, e con tal metodo,

che le interrogazioni non fono fecche,

ne fuor di propofito, ma importanti, c

connefse in maniera , che conducono

mirabilmente , e con fommo artificio

alla continuazione del foggetto : con-,

che giovano a reggere la mente di chi

legge , a eccitarne l’attenzione, e ad
imprimer maggiormente le cofe nella
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mcmorla.Meritava d’cflTer tradottancr.

la noftra favellale la tpaduzione n’è (la-

ta fatta atTai bene dal nodro infaticabile

Selvaggio CaturatiLCtrca. FAutore ffa-

cefe corrono varie opinionijle quali noi

giudichiamo non elTer bene il voler

qui efaminare.Il titolo c qucfto:Ia Sto-

ria delta Cbufa dalprincipio del mondo
|

fino alprefenteytfpreffa in riftretto,e traf-

portata dalla linguafrancefe nell'italia-

na da Selvaggio Canturani •> divifa in

tomi quattro . In Venexia , appresso Gio*

Mdfrè,\yi 6 .in i z.ll Tom.Lèpagg.j ji»

fenza la prefazione^e la tavola de’Capi-

toli. Contiene la ftoria deir antico ^ c
nuovo Tefìaméto.Il Il.e pagg.4

^ S.fen- 1

za le due tavole de’titoli e delle mate- <

rie. Lfpone la ftoria degli Vili, primi

fecoli della Chiefa, Il III.c pag.487.fen-

za l’indice de i titoli.Cótinua dal fecolo

IX. fino a tutto il XV. Il IV.è pag.500.

non comprefa la tavola de 1 titoli . E dà
in riftrettola ftoria com>piutade i due

ultimi fecoli, e di parte ancora di quel-

lo in cui (ìamojcioc fino all’anno 1 7 1 o.

Alla pag.jpiiiha una utilifiìma Tavo-

la Cronologica di tutta la ftoria làcra ed
ccclefiaftica

.

Di confimik argomento , madidi-
verfo
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trfb m erodo dalla precedente fi è la Sfrim

[anta del P./*i>r(>Gì^/rr«cé*),dellaConìpagnia

di Gesù^. difilaanch’elfain IV. torneiti dall’

Autore,che in li ngua francefe iTia feruta . L *

Opera ebbe tal corfo in Francia , che in pochi

anni fène videro //#r///Vi edizioni. Fu già

liiorti armi traij otta nciritaliiana , e la fiampò

in quella città in un tomo in 4.1uigi Favino,

al qaale da qualche tempo eifendone mancate
lecopie\, ora Giani bai illa Rccurti ne ha latta

una/er<>«d4» edizione parimente in 4.

Lo ftelfo Recurti ha raccolte in un corpo,

e

dillribuite in due tomi in 4.1eOjc>tr^ /77(?r/?//del

V*Annibaie LeonmiitUtià^ìì^ medefima Com-
pagnia, le quali da molti erano ricercate. In
principio fta il ritratto deirAuiore,che mori
il di primoSettembre deiranno i/oi.L’Ope-
redel I. tomo fono \ ÌCmre in lite; i I Mondo in

Ballo'M Verefortii\ 1 Coftume e L'impegnoxc\wM&-

del II.fono VOcchioinpena^WGalUria dt Dioi

il Deearo > e i PanegiriciJacri .

IIP. Daniello Éartoli

,

grande ornamento
non mencr della medefima Compagnia, che
della noftra Italiane! fecolodccorlò, in cui

morì in Roma l’anno 168 in età d’anni 77,
fcrilfe mollo, e tutto bene. Le fue Opere ,

Rampate, c rifiampate più volte, e tradotte

in più lingue, non fi laida tuttavia di legger-

le, e di ammirarle. Andavano in più torneiti

difperfé, c’I noftroRampatore Pezzana ha
fatto ottimamente a raccoglierle, e ri ftampar*

le tutte in un corpo , eccetto le {loriche , che
fono in Vl.volumi in foglio,per altroalfai ra-

re anch’éfie, e molto Rimate. Eflb Pezzana le

ha diRribuite in tre tomi in quarto, al primo
de’quali ha premeflb in riRrctto la Vita del P,

Bartoliinfieme colfuo ritratto . Nel Tomo !•

v’ ha kt Ricreazione del Savmh Geografia trafi-

por*
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portata al mor/tle j e i Simboli tra/portati almi'
vale Ncìll.Vllomo alfunto ^ Eternità ronfia

gliera j le Due eternità i l’ TJltimojSne dell' uo‘

mo i i Fenfieri Jacri j e le Grandez,z,e di Crifto .

Nel lll.VUomodt lettere^ la Povertà contentai

VOrtografia italiana^x I Torto e*l Diritto del Non
fipHoM Trattato del Suonoi del Ghiaccio'^ della

'Xen/ìoneie PreJJtoneiQ una Scrittura/opra l* Ora-

zione Ài ^laìete .

Non ulciremo dalle novelle dei libri qui

ufciti di frefco da i PP. della Compagnia, fen.

za* far menzione de’ feguenti, Rampati quell’

anno in 1 1. da Andrea Poleti

.

I. Trattenimenti!pirituali per chi defidercLa

À'avanzarfi tiellajer vitti , e nell' amore della

Santijfima Vergine , ec. Opera del P. Alelfaiidro

Diotallevi^ dellaC.di G. div’fa intre parti ^

Nella I. tratta quello degno Keiigiofo dell»

fole Felle delia B. V. cosi univeriali di tutta

laChiefa, come particolari di qualche Pro^
vincìa, Ordine Regoivire. Nella IL
discorre (opra le XXVII. Domeniche, che fo-

no dal l’Avvento fino alla PentecoRe. Nclla^

III, ragiona fopra l’altre XXV. che allaPen«

tecolle luccedono

.

1, Videa d'un veropenitente ravvìfata nel

penitente Re Davide , da lui efprejfa nel Salmo
cinquantefimo , e propofia da imitare ad ogni pe-

nitente crifiiano dal P, Aleflandro Diotallevij

ec pagg.g9i. lenza le prefazioni

.

5. La ben ficenza di Dio verfo degli uomini ,

e V ingratitudine degli uomini verfo Dio i Con>

fiderazioni del Pi Aleflandro Diotallevi , ec.

pagg.67 1, fenza le Prefazioni , e l’indicedel-

le Conjìderazioni 9 che fono in numero di

XXIV.
4. Itrepajpi coi quali uVuomo maV ufandò

il

J

ho ingegno va miprofondo della perdizione ,*

fifa>i
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Jifan vedere con tre Difcorfiper modo di Dialo^

I go , affinché Qui exiilimai Ilare , videat, ne
<.2i(i^\,Corinth. Ep,L c. io. Operetta del P. Gio.
Batti ita Conti , della C. diG. pagg.i64.fenzjt
le prefazioni . IIP. con fiderà per primo

:
pafib, li quale conduca l’uomo alla perdizio*

. ne^Pafiegnarfi per principj alla generazione
de’ corpi naturali gli atomi di Demccrìto.Pec
fecondo palio egli conta il negare P immorta-
lità delPanima umana; eper terzo,ilnega%
re Pefillenzadel vero Dio.

viiccome Monfignor Giovanni Fontana ,

Vefeovodi Cefena, ultimamente a i a. dei
paflato Marzo defunto , fpele, dacché fi fece

uomo di Chiefa, tutto il corfo della lodevol
fila vita in opere di pietà , e negli ftud j , così

gli fcritli di lui lafciano al mondo eterna me-
moria cteftimonianza della fuarettitudi ne, c
del luo fapcre. Tra quelli non occupa Pi nfimo
luogo POpera, che ora fiamo per riferire ,

divifain 11 . Parti > laprimadipagg. fo4.ren-

za le prefazioni , la VitadelPAutore^ePin-
dice de’ paragrafi, la feconda di pagg. loS.fen-

za le prefazioni, e Pindice fopradetto.L/j San^

tità , e la Pietà trionfante , Parteprima , in cui

s^ejpongonole vite in compendio d*alcuni Santi 9

& Huomim piamente vtffuti in ogniftatoypoftoi

impiego, mejliero, tQ.colV ifiruTLioneper vivero

benemejji. Quella prima Parte è dedicata dal

nollro Prelato alla Santità di N.S.CLHMhN'
TE XI. Partefeconda , in cui selpongono le vite

d*alcune Sante,e Donnepiamente viffute in ogni

flato, ec. e quella vien confacraiada lui SLÌÌSLa

Sacra CefareaeReal Maeftà delP Imperatri-
ce AMALIA VVIGLIELMINA . La lettura

di.quell’ Opera puòfervire di coiifckzione ,

edi eccitamento a ben vivere ad ogni perlo-

naj in qualunque Bato ella fi trovi dalla fua

con^
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condizione « e profcflìonc obbligata . La Vita

di Monfi^nor diCefenaè fcritta affai fedel-

mente, e accuratamente dal Sig. D. Mauri
Lacchini^ Sacerdote, e intimo famigliare di

lui. L’Opera tutta è ftampata dal iuddett»

Poleti in 4. nelprefente anno 1716.

E fiata ricevuta con gradimento univerfale

la traduzione del {egw^nltìxhzoiLemre di San
Francefeo 'Savetio y Apojiolo dell'indie , dal P.

Ot^zxoHoikWìtiOgià in latino , e ora in voU
gar pubblicate dal P, Giufcppc-Antoaio Pa-

trignani della Compagnia di Gesù, In Venezia ,

perNtccoro Pezzanuy 1716. i» 8. pagg.

fenza le prefazioni ^e due indici , Tuno delle

lettere, e l’altro delle cofe notabili
.

^iiefta

traduzione cótienc i ^uattropùmì libri delle

lettere di quello gran oanto . A molti farebbe

affai piaciuto, che il digniffimo Traduttore ci

avefle aggiunta auche la verbone del quinto

libro, per maggior.compimento delTOpera.
Sopra il fenomeno accaduto nel paffato

Oennajo in cala del Sig. Medico Oddoni di

quella città , e riferito nel paffato Giornale, è

ufeitodi frelco un Parere del Dottore Qxafcppc
Maria Viduffì/FJp^^ro

, fcritto ad unjuo amico

,

dal qualeglifu ricercato . In Venezia,per Domo-
nicoLoviJa, 1716, ;;2 pagg, 48. i’Aucoxe
difeorre la cofa co i firbi principj Peripatetici •

E Hata tradotta dal francete la Vita di S. A.
S, il Principe France/ro Eugenio di Savojai c

Hampata da Carlo Jbuonarrigo in it. pagg.

ipi. lenza la dedicazione, che è a S. Eec. il

Sig. Conte Qiamòatilla di Coloredo,€ VVal-
fe , ec. il quale sì degnamente fotlìene il carat-

tere di Ambafciadore Cefareo appreffo quella

Repubblica.

IL FINE.



ERROR I occorfi nella Rampa del

Tomo XXVI.

face. Un. Errori. Correzioni.

43- 4 fufctfiehamus fuf^iciebamus

87 5 finora lenza
III 27 eda^li ed agli

*37 28 42. *4- ^
181 2C Fafi Paefi
*8j 15.16. novo noftro

189 6 ^al del

i49 a I Non non Noi non
14 in 4i

170 9 £li/ft Elijfe

»73 14 ci fia u fia

*77 2 c b
285 15.16 civien vien
288 ^ Accademia Accademie
289 4 a medefimo al medefim*
30X Il Nel Pel
3*4 21.22. carro. carro

33» ,24 fretermettero permetterò

34* 20 ntorità autorità

343 Il Magnano Maignano
*61 €• 7. tracare traboccare

391 12 non nos

397 21 Arnolfo, Arnolfo

406 26 XXVII. XXIX.
421 25 una una edizione

433 9 Antonicus Antonius
IO Cimbnaus Ctmbriacus

43« 1 0 traquiUtJpmHm tranqutllijjìmuot

437 22. 23. aqntparet ^quij^aretur

4+5



44? I eaUta celata

451 15 Ramane Romane
469 a chiariaffiftio chiariflìmo

480 14 Sigg. Sig.

Nel Albero,BUONACCORSI pollo a c.

388. i figliuoli dati ad Angelo dt Matteo ,

ti dieno a Niccolò ài Matteo
^ ei figliuoli

d.i Lorenzjo di Angelo fi trafportino aJaco-
0 di Niccolo Ibpradetto

.
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One volume can be taken at a time from thè

Lower Hall, and one from thè Upper Hall.

Books can be kept out 14 days.

A fine of 3 cents for each imperiai octavo, or
larger volume, and 2 cents for each smaller
volume, will be incurred for éach day a hook is

detained more than 14 days.

Any hook detained more thah' a week beyond
thè time limited, will be sent for at thè expense
of thè delinquent.

No hook is to be lent out of thè housenold of
thè borrower.
The Library hours for thè delivery and re-

turn of books are from 10 o’clock, A. M., to 8

o’clock, P. M., in thè Lower Hall; and fPom 10
o’clock, A. M., until one half hour before ’ sun-

set in thè Upper Hall.

Every hook must, under penalty of ohe dol-'

lar, be returned to thè Library at such time in'

October as shall be publicly announced^
No hook belonging to thè Upper Library, can

be given out from thè Lower Hall, nor returned
there

;
nor can any hook, belonging to» thè

Lower Library be delivered from, or received
in, thè Upper Hall.




