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A 4 

vuta in grado la 
buona volontà , e 

applicazione degli Auto¬ 
ri del prefente Giorna¬ 
le , intraprefo per gloria» 
e onor dell’ Italia » eflì 
maggiormente ne refta- 
no incoraggiti dalla ma¬ 
gnanima, e generofa con- 
fìderazione avutane dal 
Santiflimo Pontefice Cle¬ 

mente xi. nel decorarlo 
con un Tuo veneratifiìmo 

* 2. Ere- 

nata, che fia rice- 



Breve , affinchè entro gli 
Stati di Santa Chiefa egli 
non polla riltamparli, ne 
venderli d' altre ftampe, 
che della prefente di Gian- 
gabbriello Ertz. Eper in¬ 
formazione di tutti, non i 
meno*che per luftro dell’ 
Opera, li porrà qui intera¬ 
mente il medefimo Bre¬ 

ve. . 

CLH- 



I 

CLEMENS PP, XV Ad fvtvram 
RE I MBMO- 
H1A M . Cum fì- 

cut dtleBus 'filini 
J o arine s Gabriel Hertz ‘Biblio¬ 
pola , (&?’ librorum impreffor in Ci- 

rvitate Venetiarnm UBobis nuper 
lexponi fecit , ipfe Ephemerides, 

Bitteranas lingua bulgari Itali’-s 
ca fiub titalo : Giornale de’ Trj> 
tviau vo acciaio. ) u* C^wTlrUJ^Vn 

nulhs doBis (fi? eruditis ajins con¬ 
tenta in librts, qui typis Italicis m 

i dics eduntur , compendiose refe- 
p runtar, aliique Italorum L ittera¬ 
rii labores fimihter recenfimtur , 

h ac de tis judtcium: fiertur ad pn^ 
blicam utilitatemfiatis temporum 

* 3 inter- 



interajallis ab anno & ultra typis 

fuis e^ulgare )am cceperit y atque 

id ipfum in [uturum quoque pan 

publicce militatis Jìudio continua¬ 

re intendat y njereatur autem y ne 

alii qui ex alieno labore lucrum 

qudrunt y Ephemerides bitter a- 

nas hujufmodi in ipfìus Joanms 

Gabrielis pr<e)udtcium iterum im¬ 

primi cur enti INos ditti Joanms 

Gabrielis indemnitati pronyidere, 
fstr7}orihit/S -- ” r ■ ■ '"«t e « 

oratus projequi <-uolentes y (0* 

a hjis excommumcatioms y 

fufpenfionts , inter diedi , ahif- 

que Eccleftaflicisfententiis, cenfu- 

rii , & pcenis a jure , nel ab 

borrirne quanis occasione , ‘nel 

caufa latis, fi quibus quem&doli- 

bet innodatus exiftit, ad effectum 

pr<t- 



prxfentium dumtdxat confe'quen- 

dum , harum ferie abfol^ventes » 
fjp abfolutum fore cenfentes , fup,. 

plicationibus e'ps nomine aNobis fu-, 
■per hoc humiiiter porreBis, inclina» 

ti , eidem 7oanni Gabrieli, ut 
decennio quoad Ephemerides hit» 
terarias )am imprejfas a, data-* 

quidem prxfentium , quoad alias 

*•vero imprimendas a primxatA 

quarumlibet illarum refpeBirve 
editione computando durante-» , 
dummodo tamen ilice ab ordina¬ 

rio loci , (èf hxreticx prauitatis 

Inquifitore prius approbatx fmt , 
nemo tam in ‘Urbe , quam in re- 
liquo Stata Ex de fi a fico mediate, 
<~uel immediate fdobis fubjeBo , 
ipfas Ephemerides tam haBenus 
euulpatas > quam in pojìerum 

* 4 enuuL 



iwulgandas , [eu quamhbet ea~ 
rum partem , [ine [pedali ip[us 

JoannisG abrielis, aut ab eocau•* 
fam habentium hcentia imprime¬ 
re y aut ah eo y <vel aids pofìhac 
imprejfas svendere y Jtut naenales 
h aber e y aut prop onere poffit , au- 

Bordate Apojìolica tenore pr<e[en- 
tium concedimus y ([/ indulge- 
musi Inhihentes propterea utriu[ 

que [exus Chrijìi fidelibus y pr<e- 
[ertim hbrorum lmpreJ[oribus y aut 
1Tdbhopolis [ub quingemorum du- 
eatorum auri de Camera y ($* 

amijfionis Hbrorum , $ typorum 
omnium prò una Camera nojìr^e 

Apofìolie# , ($* prò alia eidem~j 
*3 o anni Gabrieli 3 ac prò reliqua 
tertiis partibus Accu[atori , 
Judiei exequenti irremiffibihter 

appli- 



applicando , ($? co ipfo abfquts 
ulla declaratione mcurrendis poe~ 
nis , ne ditio decennio durante 
Ephemertdes Litterarias gradi- 

clas y feu altquam earum par- 
rem, etiam additionum y feu mu- 
tationis titnh , alionje quolibet 

pratextu tam in Urbe , quanta 
in rehquo Statu Ecclefiafico pra~ 
diElis fine hujufmodi licentia im¬ 

primere y aut ab alns impfejfas 
nvendere y feu njenales haberzj , 
rvel proponere quoque modo au- 
deant y feu prafumant j Alan- 

dantes propterea diletto filiis ‘No- 
firn y (fi/ Apofiolica Sedo de^ 
L a ter e Legati s y ac eorum Vi- 
celegatis y feu Prafidentibus yGu- 

bernatonbus y Pratoribus y (Sf alio 
Jufiitia Almifìns Pronjinciar vm y 

* 5 Ci- 



Ci^ìtatum y Terrarum 3 ($p lo- 
corum Status Noftn Ecclefiafìici 
pr*edi£H y quaterne* e idem Ga¬ 
brieli y feu ab eo caufam baben- 

tibks; pr<ediùli* in prcemijjis effica¬ 
ci* defenfioms perfidio aJJìfìenteS 
quandocumque ab eodemjoannc-j 
Gabriele reqnifiti fuerint y pcena* 
pr<cdi£ias conera quofeumque in- 
obe diente* ìrremiffibiliter exequan- 

tur y 'Non objìantibus conjlitu- 
tionibus ordinationibus Apo* 
jìolici* y ac quibuffiuis Jìatutis 5 
& confuetudmibus etiam Mura¬ 
mento y confirmatione Apoftolica , 
njel qua^vis firmitate alia robo- 

rati* y pri^vilegiis quoque y indul¬ 
ti* y (efr Uteri* Apollolicis, in con- 
trarium pr<emiJforum quomodoli- 
bet concejfts y conjirmati* y in¬ 

no-. 



nonmtis : Quibus omnibus fi/ fin* 

gulis illorum tenores pr^fentibus 
prò piene fi/ fufficienter èxprefjis >. 

ac de <Tserbo ad naerbum infittis 

habentes y illis alias in fino robore 
permanfuns , ad pr^mifforum efi 
fé cium hac naice dumtaxat fpe- 
cialiter , (fi/ èxprefse derogamus > 
Cteterifqufr contraria quibufium- 
que : Volumus: autern 3 ut pr*e- 
fintium tranfumptis etiam im¬ 
presi s Manu alicujus "Piotarti 
publici fubficriptis y fi/ figlilo Per- 
foncé in dignitate Ecclefiafiic 
confiture munitis eadem pror- 

fu-s fides 5 in Judicio , fi/ extra 
illud. adhibeatur , qu<e adhtbere*- 
tur ipfis prcefentibus 5 fi forent 
e.xioibitce > ryd o fi enfi . Da- 

tum Kcmce apud SanBum Pe- 

# G trum 



tfum fub Annido Pìficatorìs Dìe 

X XVllh Febmarii AiDCCXh 
Pontificatiti No fin Anno Unde¬ 
cima 

f. Oliverius. 

TA- 



TAVOLA 
D E’ 

LIBRI, TRATTATI, et 

De* quali s’è parlato in quefio 
Quinto Tomo. 

X titoli legnati dell’ Afterifco * fono 
quelli de* libri riferiti fedamente^ 
nelle Rovelle Letterarie > e de’ qua,- 
li non fi è fatto Articolo a parte- 

A 

',ì;ì .,. -y, :. a' 

? Adami (cinèrea ) Ofiervazioni per 
ben regolare il Coro della Cappel¬ 
la Pontificia:. , 411 

? Adimari (Lodovico) Poesie Sa¬ 
cre , e Morali, e Parafrafi de* Set¬ 
te Salmi Penitenziali. 3.537 

f- Aletofilo ( ^Accademico ) Vedi 
Rotar i ( Sebafliano ) • 

* Allagcii fLeonis)^fpes Urbana 
curay & {indio Jo» Alberti Fabricii 
denuo edita. 

? Alpini (Pr-ofperiJ Deprafagiendd- 
vita y 



'vita , & morte Agrotmtìum \ li¬ 
bri Pii. cum Trsfattone Herman ni 
Boerhaave. 3^ 

# Dell'Anca ( ^Accademico ) Vedi : 
Regali (Mattea)* , 

* A nt 1 chi t a* r itro va te nel ca fa 1 
di B^efma predo Napoli. , 3 99 

# A u r 1 a ( Vincenzo ) Il B. Agofti- 
no Novello Palermitano, Operai 
Apologetica.. ... 401 

*■ Banduru f Anfelmi ) Imperatorum 
Jgumifìnata a Diocletiano^cc. 385? 

* Baroni 1 (CaTaris, S.R.E. Card.} 
Mnnalium Jicclefiaflicomm Tomus 
Villa ) 41# 

* BAKùTFALni {Girdiamo) Annota¬ 
zioni di un ^Accademico Intrèpido al 
Trattato de’ Verbi del CinMiÌQ>$9$i 

* Bianchi (Vendemmino) Relazio¬ 
ne del Paefe degli Svizzeri ,ec. tra- 

* dotta in Inglefe.. 385) 
^ Ronfi gl r ( Onuphrii ) Commen¬ 

tar in? Medicò Tbyfìcus de Vii cu* 3 8 6 
*■ Boerhaave ( Hermanni) Vedi Alt¬ 

ri ni (Profperi). 
^ Buommattei { Benedetto ) Decli¬ 

nazioni 



nazioni de’ Verbi. 
& 

c 

* Della Casa (Giovanni) Opere,, * 
Parte IV.raccolte dall’Abate Giam- 
batifla Cafoni. 35?4 

* Casotti ( Giambatifìa) Vedi del¬ 
la Casa (Giovanni). 

Cecchin (Domenico) Il Lucimetro,, 
o fi a la mifura della Luce > tradot¬ 
ta dal Franccfe. 343 

* Cinonio . VediMambelli ( Mar¬ 
cantonio ).. 

* Clemente XI. Papa N. S. Sei 
Omelie tradotte in verfi volgari da 
xAkfiandro Guidi * 407 

--Homilia y Graca ex Latinis 
fatila labore, 0* fludio T. foannis 
Saguens1 

* Comazzi ( Giambatifìa ) La co- 
faenza illuminata dalla Teologia 
di S. Tommafo d’Aquino. 413 

Compendio della Vita di Fra Arfenio 
di Gianfon , fcrittadaW^Abate 5 e 
Monaci della Badia, di Buonfollaz- 
zo. 181 

Cri sto fari ( Bartolomméo ) Nuo¬ 
va invenzione di un Gravecenv. 

baÌQ: 



baio col piano, e forte r ec. 144 

B 

* Delfini (Carlo) Tavole Crono¬ 
logiche * 4o_c> 

E 

Ermanno (Gio- Jacopo) Soluzione-» 
generale del problema inverfo del¬ 
le forze centrali 3 ec. 3.1 z 

F 

* F aerici 1 (Jo. Alberti) Vedi At- 
lac 11 ( Leoni* ), ec.e Imper i alis 
( Joannis ) ec. 

Fontana (sAldìgbiero) Le glorie-» 
immortali della Religione de* Ca¬ 
valieri di Santo Stefano . 11 % 

G 

f Gigli (Girolamo) Il Don Pilo¬ 
ne, ovvero il Bacchettone falfo, 
Commedia. 35)8 

Gotti ( Antonii-Dominici) De Hy- 
drope 5 ejufqne caufis. 3 f 2. 

t San 



* Sdn Gregouio Magne . Vedi da 
Strata (Zanobi). 

Guasco (Giovanni) Iftoria lettera¬ 
ria , ec. dell’Accademia di Reg¬ 

gio. 4°f 
Guidi ' (lAleffandro) Sei Omelie di 

N. S. Clemente XI. tradotte in_» 

‘■'verfi volgari. 40^ 
t-- ì 

’ • I 

* Imperiali^ ( Joannis) Mufaum 
Bìfloricum, cura , & fi ti dio Jo. Al¬ 
berti Fabricii demo editum. 3 8 £ 

* Juvencii (Jofephi) Hifiorì& So- 
cietatis Jafu Vars V. Tomus Tojìe- 

‘ YÌQY , 410 

• ' / '} V ’ -• .. . •"vi s ravc 

* L 
. • ■ -4 ■ 

Land ini (Gìu/eppe) Invenzione d* 
una Tromba parlante^ec, 137 

t > u • 

M 

* Mambelli ( Marcantonio) OiTer- 
vazioni della lingua Italiana -rac¬ 
colte dal Cinonio, le quali conten¬ 
gono il Trattato de’ Verbi. 3 5>j 

* Mar- » - 



* Marmili (Luigi-Ferdittando)Due 
Jettere intorno a cofe tìfiche , e 
naturali. 3 

Martello (Vìer-Jacopo) Verfi , e 
Prole, 
1 ; Teatro. 257.273 

* Medaglione del Card* Gio. Ba- 
doaRo y Vefcovo diBrefcia . sfyi 

* Di Milo ( Giandomenico ) Dif- 
corfi. qoi 

* Mongitore ( intonino ) Vita del 
B. Agoftirio Novello , Palermi* 
tano, 

, j' % * > » * 

403 
t 

N 

Novelle Letterarie d’Italia « I 
...— -d '*4mburgo. ?8f 
- .■■ d lAmfcrdam » 3&J 

di Bologna. 3 90 
S9t 

di Cracovia * j8<S 
.. 1 - di Ferrara. 3?3 

— di Firenze. 3H 
di Leiden* 3S7 

—-di Lippa. 3^ 
■ ■ di Londra, 3 S<) 

■ di Likcca. 3i>f 
— ■«—"». di Napoli. SS>» 

— ~l— i r di" 



di Padova. 4°l 
di Palermo * * 4°- 

di Varigli 3^5> 
di Parma. 4°4 
di Reggio diLóbardia. 40$ 
di Roma. 4°7 
di Siena . 41 1 

di Trento. 4*5 
di Venezia. 414 

diVerona. 4X6 
di Viterbo. 4X^ 

P 

Paragallo ( Gajpare ) Iftoria natu¬ 
rale del monte Vefuvio. C>4 

Pasquali co (Vincenzio) Su a morte. 

* Paulucci ( Marci Antonii ) D/ffer- 
tatiouum Legalium Tomus li. $99 

* Piogene ( Sgottino) Edipo, Tra- 
gedia di Sofocle , tradotta . 64 

Poleni {Giovanni) Confìderazioni 
intorno al Barometro del Car¬ 
tello. 2-9 ^ 

* Ptolem^i ( Germanici ) Vita B. 
Bernardi Ttolemaiper elogia Centura y 
& uhm digefla . 4 ! 2. 

* Re- 



Il 

# Regali (Matteo) Dialogo dei 
FolTo di Lucca, e dei Serchio , d’ 
u n’Accademico dell Anca, ec. 396 

■* Rotari ( Sebafikno ) Allegagio¬ 
ne Medico-fifica delieAccademico 
^ìetofilo, ece 4I$ - 

S 

Saguens (Joannisì Homìlm SanBif- 
fìwì 7 n m. O---- - xr t __ 

Latinìs fafóa. 1 
Sancassani (Dionifjo-vdndrea ) 11 lu¬ 

me all’occhio, ec. 130 

f Scacchi ( Fortunati ) Sacrorum 
Elceocbrifmatum Myrotbecia tri a. 
385 

* Schwarts (Jo.Conradi) ^/Tur- 

sellini ('Horatii). > 
f Silvestri (Cammillo) Gittvena- 

le , e Perfio tradotti in verfi vol¬ 
gari , con Annotazioni, ec. 401 

Spec- 



Specchi ( iAleffdndro) Studio d’Ar- 
chitettura civile . 3 58 

Stancari (Vittorio-Francefco) Due 
lettere intorno al Lucimetro . 

* 

* 

— Scheda Mathematica . 

dii Strata ( Zanohi ) Morali di 

San Gregorio Magno Volgariz¬ 
zati. 407 

T 

Terranei ( Laurentii ) IDe Giandu¬ 
ii s . 102. 

f Thomasi 1 (Jacobi) f^d/TuRSEL- 
T-iNi ( Horatii) . 

Thomasi 1 ( Jofephi-Marix ) InftitU- 
tiones Tlitologica antiquorum Va- 
trurhy Tomus l & U. y 7 

Tri vi sano ( Bernardo ) Sua elezio¬ 
ne alla pubblica lettura di Filofo- 
fia in Venezia. 

* 3*4 
—- Nuovo Siftema Filolo¬ 

go . 414 
? de Turre ( Jofephi-Maria?) Infli¬ 

ttiti*)* 



NOI RIFORMATORI 
Dello Stadio di Padoa * 

Avendo veduto per la Fede di 
I 1 Revilione,& Approbatione 

de] P.F- Tomafo Maria Gennari In- 
quifìtore nel Libro intitolato : G/or- 
nale de Letterati d'Italia Tomo Quin¬ 
to , non v*effercos*alcuna contro Ja - 
Santa Fede Cattolica, & parimen¬ 
te per Atteftato del Segretario No- 
ftro,niente contro Prencipi,& buo¬ 
ni còftumi, concediamo Licenza a 
Già. Gabriel Beriz Stampatore , che 
pofTa eder Rampato, oflervando gli 
ordini in materia di Stampe, & pre- 
fentandole lolite copie alle Pubbli¬ 
che Librerie di Venezia,& diPadoa. 

Dat.lÌ2f. Aprile 1711. 

( Carlo Rubini K. P. Ref. 

( 
( AÌvife Pifani K. P. Ref. 

Ago/l ino Gadaldinì Secr\ 
GIOR- 



GIORNALE 
D £’ 

LETTERATI 

D ITALI A,» 
TOMO QUIETO. 

ARTICOLO L 
t 

Homilia SS. D. N. Clementis XI. 
haffcnus bahitti ad Top. \om* Graie ti 
e Latìnisf abiti labore , & [ìndio R. P. 
Joanni s SaguenSj OrdinisMinimo- 
rum , & Urbis Tciò fanti alìmni, hic 
& foniti olim veterani Thìlofopbiti , 
& T he elogi ti Trofejjoris. Tolofti 3 per 
GuilL Ludov. Colomie1706. in 

pagg. 3°6* fenza la dedicatoria , 
e la prefazione^ 

LE incomparabili Omelie del Som¬ 
mo Pontefice Noiìro Signore-» 

fono così ammirabili, che rapifeono 
i cuori di tutti i pili in (igni Letterati 
della Criftianità, i quali fi attribuii- 

Tomo V. ^ co,nq 



i Giorn. De' Letteratì 
cono a gran pregio d’impiegare i loro 
nobilitimi ingegni intorno al facro 
tdlo delle medefime , da nel trafpor- 
tarle in varj linguaggj,fìa nel parafra- 
farle in verfi, e in profa . Tra quelli 
mgravigliofaiuente rifplende il P. Sa- 
guens, ReligiofoMinimo, e celebre 
perle Opere Teologiche, eFilofofi- 
che, le quali ha date alle {lampe > im¬ 
perciocché egli ha riputata fua fornirla 
gloria il voltare in Greco (a ) le XVI. 
Omelie , ch’erano ufeite nel 1706. fic- 
come nobilmente ha fatto in quello 
volume dedicato dall’Autore alia San¬ 
tità flelfa di Noflro Signore con una 
lettera Greca, e Latina, quale è anche 
la prefazione. In quella egli avverte 
giudiziofamente elfervi due vizj nell’ 
interpretare : V uno , quando timida¬ 
mente li feguono le parole in tutto, e 
per tutto : l’altro, quando licenzio- 
famente fi lafcia la ferie di elle, e li 
feorre in una libera diceria , che pare 
piùtoflo vaghezza d’amplificare , che 
di rapprefentare la nuda mente dell* 
Autore . Protefla il P.Saguens di non 

aver 
(a) Alcune di qùejle Omelie furono pure tra¬ 

dottela Greco, e pubblicate dal Sig. luigi 
Andrucci., or a-Profetare di lingua Greca 
n§lla VniverJitÀ di Bologna. . / 



A R T I C O L 0 I. 5 
aver piegato in alcuno di quelli due 
vizj, ma di etter camminato pel mez¬ 
zo , (limando , che quello partito fof- 
fe per piacere a coloro, che fono pra¬ 
tici della difparità 3 la quale nella tef- 
fitura delle parole porta feco l’elo¬ 
quenza Greca , e Latina , talché quel¬ 
la , che fìorifce , e rifplende nella pri¬ 
ma , languifce come morta nella fe¬ 
conda. 

Dopo aver favellato dell’arte dell* 
interpretare, da lui ufata , confetta 
ingenuamente, che fìccome non vi è 
flato interprete latino, che abbia de¬ 
gnamente efpretta la facondia del 
'Crifollomo , così ne meno ci può ede¬ 
re interprete Greco , il qual polla 
uguagliare l’eloquenza di Clemen¬ 

te XI. Che nulladimeno egli h^ vo¬ 
luto procurare, chela Chiefa Occi¬ 
dentale rimuneri l’Orientale d* un’ o- 
ratore, che fra i Latini fotte di bocca 
tanto aurea , come il Crifollomo fra i 
Greci. Aggiunge , che fe fi ftampaf- 
fero tutte le cofe fcritte dalla Santità 
Sua, nel pregio , e nel numero de’yo- 
lumi non cederebbono a quelle dello 
fletto Crifollomo . Noi, che quan¬ 
tunque abbiamo parlato delle Omelie 

A z Pon-| 



4 Giorn. De’Letterata 
Pontificie nel pafiato Giornale , ci lia- 
mo trovati in obbligo di riparlarne in 
quello luogo, efperiamo di doverne 
parlar più volte nell’avvenire, con¬ 
cluderemo , col voto, che chiude il 
libro del P. Saguens : Utinam numerus 
bic ( di XVI. Omelìe) excrefcat in mil- 
lenarium, & extumefcat fons tam au¬ 
rea, tam /aiutar is eloquenti# in flu- 
yium> perquem univerfa Ecclefi#fa¬ 
cies irroretur, & operìbus foscundetur > 
ac floreat, eterno remunerando ftipen- 
dio « 

ARTICOLO IL 

] oannis Vignol i,Trxchrìffimi 
Trincipis Tbiiippi Column# Regni 
*Njeapolitani Magni Comitis Stabuli 
ab Epiftulis, & Supplicum libdlisy 

- de Columna Imperatoris ^Antonini 
Tii Differtatk). Mccedunt ^Antiqua 
Jnfcriptiones ex quamplurimis, qua 
apud ^Auttorem extant >/eletta. Ro* 
ma, apud FrancifcumGongagam > 
ryoy. in 4. pagg. 342- lenza le pre¬ 
fazioni, e gTi odici. 

L T^vE i molti libri, che fi fono in 
; xJr queftiulcimi anni pubblicati 



A R TI C Ò £ O 11* f 
in Italia, pochi fono flati pili gene¬ 
ralmente , e più guidamente lodati » 
inparticolare da i Giornalidi oltra¬ 
montani > di quello del Sig. Abate Vi, 
gnoli, che e per la pulitezza dei dire > 
e per la finezza delia critica, e per la 
novità dell’argomento è ben degno 
dell’attenzione di tutti. Egli è divifo 
come in due parti: nella prima ragio¬ 
nali della Colonna dell’Imperadore 
Antonino Pio, non molto prima tro¬ 
vata in Roma tra le rovine di Monte 
Citorio; e nella feconda fi riferifcono^ 
e lì fpiegano nettamente alcune In- 
fcrizioni antiche, fcelte da un mag¬ 
gior numero, che ne ha raccolto l’Au¬ 
tore , il Qliale ha dr-Aìf'nta. l’Opera fu a. 
a N. S. Clemente XI. perfuafone 
da efficaci e giudi motivi, sì per la co¬ 
gnizione , che ha quedo iljttdre Pon¬ 
tefice di tutte le cofe ali’univcrfale 
antichità appartenenti, sì per l’atten¬ 
zione , con cui ne promove felicemen¬ 
te lo dndio, sì per la cura avuta prin¬ 
cipalmente da lui di far difotterrare 
la fopradetta Colonna , e di farla 
divenire un Singolare ornamento e 
della fua illudre Città, e del fuo glo¬ 
riola Pontificato. 

A 5 Non 
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Non v’ha dubbio , che il Sig. Abate 

Vignoii non è flato il primo a darne 
‘la definizione, e la fpiegazione di un 
monumento sì infigne , Monfignor 
'Bianchini ne ragionò efpreflfamente 
nel VII. Capo del fuo dotto libro inti¬ 
tolato deKalendario, & Cjclo C<efaris% 
impreffo in Roma fin l’anno 1703. e’I 
Signor dclaChaujJs lafciò correre fi¬ 

nn Imente fopra lo fteflò argomento 
una elegante Lettera Italiana nel 
1-704. la quale eflendo fiata fortemen¬ 
te impugnata dal P.Grainyille, uno 
de’Trevolziani , nelle Memorie deli5 
anno medefimo, egli fi vide coftretto 
di pubblicare l’anno féguente una fe¬ 
conda, inette 1 a oHa 
quale pare, che abbia fatto ragione il 
fentimentodel Sig. Abate Vignoii * e 
de'medefimi Giornalifti dì Francia* 
(a) Con tutto ciò fi può dire, che il 
noftro Autore ne abbia trattato con 
molto vantaggio fovra degli altri , 
principalmente perchè ne i baffi rilie¬ 
vi ha ofiervate molte cofe, che prima 
© per non effer ben netta tutta la Co¬ 
lonna dalle immondezze , e dalla ter¬ 
ra 5non fi potevano comodamente of¬ 

fe r va- * 

(fi) Journ. des S^avans) Nov. 1708. 
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fervare y oalla diligenza di chi pri¬ 
mo le aveva delineate, erano di fottor 
rocchio sfuggite. Si aggiunge, che 
molto innanzi egli avrebbedato fuori 
il fuo libro , del quale divulgato ave¬ 
va il generale difegno, felina malat¬ 
tia di otto meli non lo avelie diftolto 
da porvi l’ultima mano. Ma trala- 
fciando quelle, ed altre particolari 
notizie, delle quali egli ci rende buon 
conto nellafua prefazione, palliamo 
alla relazione della prima parte dell5 
Opera in IX. Capitoli da lui ordina¬ 
tamente divifa . Ci fpiacebene di non 
poterla efporre con tutta l’ampiezza > 
che ad ella li converrebbe , e ciò , per¬ 
chè l’Autore avendola d’immenfa eru¬ 
dizione arricchitale ha levato il mo¬ 
do di poterla ben compendiare, e ne 
ha lafciato fol quello di poterla a par¬ 
te a parte ammirare. Noteremo fo- 
lo , prima di palfar piu avanti, che-* 
come a lui è fiato necelfario di opporli 
molte volte all’opinione d’uomini 
dotti, ed accreditati, lo ha fatto fem- 
pre col dovuto rifpetto ; in che prote¬ 
tta di feguire il Pentimento di Poli¬ 
bio , le cui parole meritano d elfere ad 
intelligenza comune qui trasfata^e: 

A..4. » Non 
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99 Non fi dee certamente , dice qué- 
39 Bo eccellente Ifìorico (a ), ìafeiar 
„ di notare i falli degli Scrittori, ma 

è neceiTario confutarli, e non già 
di palleggio, e con negligenza , ma 
efpredamente. Bifogna però farlo 

33 non per dirne male, econtrafpor- 
3, to, ma bene con lodarli, e coti_, 
33 emendarli ne’ luoghi y dove han_* 
a» ragionato di cofe non ben fapute 
a, da loro , Condderate dunque , che 
5, anch’eglino, fe fodero al noBro 
3, tempo vivati, avrebbono correte 

te, e mutate molte delle cofeda 
3» loro fcritte . 55 Per altro non è 
meno ragionevole ciò, chea tal prò- 
polito è dato infegnato da Quintilia- 
no (b)» „ Non creder con troppa 
33 fretta, che quanto è flato detto da 
3, uomini grandi 5 non patifea ecce- 
,3 zione . Imperocché anch’ eglino 
35 esdrucciolanoalcuna volta 3 efoc- 
3, combono al pefo 5 e li lafciano por- 
3, tarealguBo del loro ingegno, e 
,3 non fempre hanno con l’animo at- 
3, tento, e di quando in quando li 
33 fiancano : onde a Cicerone Demo- 

Bene, 

fa} Polyb.lìb.%. cap.^2. 
(b) Infùt. hb. 19. cafl. 
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>> ftene , e ad Orazio Jo fletta Omero 
;> pajono talor dormigliofi . Sono 
>> eglino , è vero > uomini grandi,, ma 
>> pur fon’uomini . 

II. i. Che la plebe ignorante fla_» p, 
foggetta ad errori nel giudicare delle 
cofe antiche , non è da flupirfene : ma 
che intorno alle flette fi lafcino por¬ 
tare dalla corrente del volgo, e grof- 
folanamente s’ingannino le perfone 
dotte, e giudiziofe , è cofa da averne 
infieme e maraviglia > e rammarica. 
E pure tutto il di lo veggiamo, e prin¬ 
cipalmente il noflro Autore lo dima- 
Era con molti efempj fopra i monu¬ 
menti di Roma antica > della quale 
non v’è, pe*. così dire, vefligio , dove 
la conghiettura non abbia dato luogo 
all’errore , e dove la verità non fia_^ 
fiata pregiudicata o dalla credulità 
del popolo,© dall’arbitrio degli fcrit- 
tori. Anche la Colonna di Antonino p. 
Pio, feoperta l’anno 1702, nel Cam¬ 
po-Marzio, dove non fenefeorgeva 
per laddictro che una piccola fom- 
mità y era ftato creduto, che altro ella 
non fotte, fe non una colonna, alla 
quale fi affigettero le citazioni fora¬ 
nee; ovvero^ che da etta il pubblico 

A y bau- 
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banditore folle folito citare le Tribù,, 
e le Centurie a dare i loro fuffragj ne 
i Seppi> e che però le folle podio il no- 

f.K. me ài Citatoria. Altri poi , tra i qua¬ 
li il Nardini, f»di parere, che la__» 
della foffe una di quelle colonne » le: 
quali fodenevano il portico di Euro¬ 
pa., non molto di là lontano Se ella 
folle fiata difeppellita di fotto le mi¬ 
ne, fra le quali giaceva > il che è ma- 
ravigliofo, come in tanti fecoli non_j>i 
ila caduto in mente a perdona; la fua 
villa , e lo fcoprimento della fua baie 
avrebbe fatto celiare il comune ingan¬ 
no . Per verità nefsuno degli antichi 

p- Scrittori, e principalmente P. Vitto¬ 
re, Sedo Rufo , e Sedo Aur. Vitto¬ 
re , non ne hanno detto parola, quan¬ 
do per altro fon foliti riferire le altre 
pubbliche guglie, e colonne della cit¬ 
tà: il che fa credere al Sig. Ab. Vigno- 
li, che la medefima innanzi al IV. fe- 
colo, non già dalle rovine de’ vicini 
edifìzj, ma dal terreno portatovi, ha 
data opprefsa, e fepolta . Apprefso 
PAnonimo, che nel IX. fecolo de- 
fcrifse le regioni di Roma , pubblica¬ 
to dal Mabillone nel Tòmo IV. de’ 
lìioi Anakffi i pare,che fene accenni 
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qualche cofa y dove dice .... TONI¬ 
NI OBOL.ISCUM > cioè ^Antonini. 
Obetifcus > e tanto più y quanto la detta, 
colonna potè cfser cosi chiamata da 
lui, o per diftinguerla dalla colonna 
coclìdey o diciamola a chiocciola di 
M. Aurelio Antonino ^ da lui fubita 
mentovata, o per efser’ella infattico^ 
bruita della medefima pietra > con_» 
cui gli obelifchi comunemente eran 
fatti. Ma quella autorità dell’Anoni- p*l* 
mo è molto bene diilrutta dal noflro 
Autore , il quale fa vedere, che d’al¬ 
tro intende TAnonimo, che della co¬ 
lonna , della quale qui fi ricerca, e 
moftra , ed emenda il vizio del te (lo 
foprallegato. Scende egli dipoi adar- P-lli 
ci una generale notizia dellamedclN 
ma y e ne efpone la figura in un bellif- 
fimo intaglio. Ella è tutta di marma 
granito di rollo, folito portarli da 
Siene , città della Tebaide > e però 
detto Sienite . Lafua altezza è di fo. 
piedi-, il fuo diametro prefo nel baffo 
è di 6. e ’l fuo giro di 20. La bafe poi 
della ftclfa , tutta di un pezzo di mar¬ 
mo Pario, per ogni, lato di eleganti 
intagl j fcolpita , ha 12. piedi di lar¬ 
ghezza ,e 11. di altezza. Nella fac- p, I% 

- A 6 data 
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ciata all’occidente vi fi legge a lettere 
capitali la Tegnente lnfcrizione : 
DIVO . ANTONINO . AUGU¬ 
STO. PIO 
ANTON1NUS. AUGUSTUS. ET 
iVERUS. AUGUSTUS. FILII 
In quella verfo l’oriente vedefi 1 ' apth 
feofi y a fia la confagrazione dello bef¬ 
fo Antonino. Nell’altre due laterali 
fcorgefi una decurfione, che ora direm¬ 
mo torneamento , di gente a cavallo, 
ed a piede * 

X. Eifendeyfirrovato quello infigne 
p. 14. monumento inqueila parte del Cam¬ 

po-Marzio y che Monte-Citorio comu¬ 
nemente vien detta , fermali l’Autore 
a fare le fue ricerche intorno all’ eti¬ 
mologia, ed alToriginedi quel luogo* 
Per quello che ne fpetta al nome, non 
approva per giudi riguardi i’opinion 
di coloro , i quali (limano, che fia 
egli detto Chcrio, quafi Mons Citato- 
rum , perche il popolo Romano cita¬ 
to per la creazione de’Magidrati > o 
Jà vi portava iTuoi voti, o là vi fi ra¬ 
dunava dopo averli portati * Altri poi 
vollero , che così e’ venifie chiamato > 
quafi Mons Septorum , dai prodi mi 
Septi 3 0 fia luoghi chiufi, dove fi da,^ 

vano 
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vano i ftiffragj: o fecondo altri, quali 
Mons lAcceptorum , ovvero capta- 
bilis y per dinotare coloro , ch’erano 
aggradevoli al popolo nella elezione 
de’ Magiflrati. Come tutte quelle-» 
opinioni non hanno appoggio di au¬ 
torità , cosi il noftro Autore credeli d’ 
eflerein libertàdi poterle rigettare , 
e fpone altresì le ragioni , che tiene di 
confutarle. 

Prende con ciò loccafione di di- 
fcorrere a lungo fopra i Septì fuddet- p. 
ti, che purz Ovili vengono chiamati 
dagli Scrittori , non perchè fieno flati 
fabbricati in quel luogo, dove Ro¬ 
molo pafcolb un tempo le pecore, co¬ 
me flimò il Beroaldoi ma perchè pri¬ 
ma d’effe re adorni da Lepido diporti¬ 
ci marmorini, erano chiufi da cancel¬ 
li di legno a foggia degli Ovili, come 
appunto fe ne ha la figura in una me¬ 
daglia di argento della famiglia Lici¬ 
nia. In efii radunavafi il popolo per 
tenervi i Camì^j , e non già per giudi¬ 
carvi le caufe, comefembra, chefia 
di parere tra gli altri il P. Montfau- 
con nel fuo Dùrio Italico. 

Qneiìi Septì erano fituati nella e- p. 
ftrema parte del .Campo-Marzio 3 vi- 

dai 
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cina alla Villa pubblica verfo il Cam¬ 
pidoglio: il che fi dimoflra con. Tanto- 
rità di Varrone, e con altri giudizio!! 
rifcontri , e principalmente col fe- 

p. ii,. guente fatto . Siila tornando in Roma 
già vincitore di Mario 3 comandò, che 
un gran numero di cittadini Romani,, 
intorno al quale varie fono le opinio¬ 
ni degli Scrittori, folle mandato a fìl 
di fpada nella mede.fìma Villa pub¬ 
blica y per vendicarli di loro , -ch’era- 
no flati partigiani di Mario . Le gri¬ 
da di que’ miferabili, racconta Seneca, 
nel fuo primo libro della Clemenza , 
che giunferaa fard fentire fin dentro, 
il Tempio di Bellona , dove per ordi¬ 
ne di Siila erafl unito il Senato . Dal 
che il noflro Autore prende occafìone 
di far vedere la vicinanza di quefta 
Tempio alla Villa pubblica, e di con¬ 
ciliare gli Autori, che fu quello pro¬ 
posto han ragionato , non meno mo¬ 
derni, che antichi y dimoflrando an¬ 
che piu chiaramente di ogni altro il 
vero fito de’ Scpti foprallegati. Con¬ 
fiderà in oltre , che in due maniere è 
flato prefo anticamente ilmedefimo 

pj 2,8* Campo-Marzio . Alcuni con lignifi¬ 
cato piii largo , dilfero^ch’egli abbrac¬ 

ciava 
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dava non folamente i Septi, ma tutta 
quella pianura, eh e polla tra ’1 Te ve-, 
re, e ’1 Campidoglio> tra ’lQuirina¬ 
le, e la Collina degli Orti fino al 
Ponte Milvio . Altri piu riflretta- 
mente lo prefero per quella fola par¬ 
te , che anche in oggi Campa-Marzio 
fi appella, efcludendone tanto il Cam¬ 
po Tiberino, quanto i Prati Flamin j * 
e’1 Campo di Agrippa,dai quale traf- 
fero il nome di jlgrippianì anche i Se¬ 
pti vicini,, non punto diverfi da que¬ 
gli, de’quali fi è parlato, finora : dal 
che il Sig. Vignoli conclude, cheef- 
fendo vero tutto ciò , refla convinta-, 
di falfà Topinione di chi ha creduto , 
che da i Septi prendere il nome di Ci- 
torìo il Monte fuddetto, che nel vero 
Campo-Marzio fla collocato 

Per dar poi ilfuo parere intorno ad 
una tale denominazione , va egli con- 
ghietturando ,che quel monte fia cosi 
flato chiamato dal bojjoCìtorio, che 
vicino al portico, d’Europa flava pian¬ 
tato in gran copia : di che fe ne ha rif- 
contro in due Epigrammi di Mar¬ 
ziale . Che al bofio fia flato dato rag¬ 
giunto di Cìtorio dal nome del moa- 
tc Citoru nella Gala zia , è cofa in_», 

phl 
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più Autori noti filma . 

31* Ricercando pofcia l’origine di que¬ 
llo monte, non fa approvare il fenti- 
mento , o di chi l’ha attribuita alla-» 
terra quivi portata nella efcavazione 
delle fondamenta della colonna coeli- 
de di M. Aurelio, o di chi l’ha credu¬ 
to nato dalle rovine del vicino Anfi¬ 
teatro malamente detto di Claudio 
per alcune parole di Svetonio noru 
ben dagl’interpreti confiderate; odi 
chi finalmente fi è perfuafo , che quel 
monte folle anzi opera della natura a 
che degli uomini > a riguardo delle»» 
amene collinette del Campo-Marzio y 
da Strabone commemorate. In ulti¬ 
mo egli fi determina a credere, che 
il detto monte altro non fia, che»» 
un mucchio d’immondizie > e di terra 
portatovi nel corfo degli anni : di che 
ognuno può facilmente rimaner per¬ 
fuafo dalla fola villa di elfo . Noi più 
volentieri fi fottoferiveremo alla fua 
opinione per quello , che appartiene 
all’origine di quello monte > che per 
quello 3 che riguarda i’atterramento 
della fuddetta colonna 5 alla quale», 
doverebbe edere fiato motivo di forn¬ 
irlo rifpetto el nome delllmperadorc 

al 
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al quale era {lata innalzata, e Toccai 
{ione,per cui gli era {lata innalzata. 

3. Quantunque i’infcrizione, e le P- 37** 
figure della bafe efprimenti la confe- 
orazione di Antonino , fattagli da-»’ 
Marco, e da Lucio fuoi fucceffori j 
moftrino apertamente , che la colon¬ 
na fuddetta fia {lata innalzata dopo la 
morte di lui, pure il Sig. Abate Vi- 
gnoli è di parere, che il Senato l’abbia 
eretta a lui ancor vivo, e che que3 
{imbolivi fiano {lati aggiunti fola- 
mente dopo la fua morte . A quella 
propofizione , che non fenza ragione 
è Hata chiamata (a) un paradoflo, ha 
dato tutto il fondamento una {ingoiar 
medaglia di bronzo efiftente in Fran¬ 
cia nel celebre Muféo Foucatth^ano , 
e comunicata dal Sig. .Antonio Gal¬ 
lando famofo antiquario Francefe ,al 
Sig. Abate Fontanini, che al Sig. Aba¬ 
te Vignoli poi ne fe parte. Rappre- p* 
fenta ella da una parte la fella di An¬ 
tonino radiata , con intorno: 
TOl^IT^US . AUG. T1US. TT. Tifa P. 
COS. III. e nel rovefcio vedefi una co¬ 
lonna con le parole : F EL I CITA.S 
*AXJG. S. C. Dalleparole della meda¬ 

glia 
fa) Joi'rn. desScav. Nov.I7cS./>,ì86, 
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glia non può venirli in chiaro dell’an- 
noprecifo, in cui ellafolfe battuta^, 
per non elfervi efprefìo Iranno della 
Podeftà Tribunizia , e perchè tra ’i 
terzo , e ’l quarto Confolato di Anto¬ 
nino corfe un’intervallo di cinque an¬ 
ni , ne’ quali fu Tempre, giuda ileo- 
fiume , chiamato Confolo la terza— 
volta* Quello , che fe ne può dabili- 
re, fi è , che il Senato non potè innal¬ 
zargli la fuddetta colonna , fe non i f. 
o 20, anni, prima ch’egli monde : at- 
tefochè 20. anni corfero dal terzo 
Confolato di lui fino alla fua morte> 
e i 5. dacché fu difegnato Confolo per 
la quarta volta . 
-r* Qui va l’Autorea parte aparte 
confiderando , quanto la leggenda , e 
la colonna di quella medaglia polla 
ben convenire con la opinione da lui 
prodotta y ma perchè poi e’ fi avvide » 
chela detta medaglia era un'impoftu- 
ra di maliziofo falfario, ritrattò que¬ 
llo fuo fentimento in una fua dotta 
Epijlola x fcritta pofteriormente ( a ) 
allo flelfo Sig.Galland , della quale 
altrove noi pur faremo menzione * 

Omet- 

* OSSERVAZIONE. * 
(a) Roma} apHiiFr. Gonzag. 170^. 4» 
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^Ometteremo pertanto tutto il ragio- 
nnamento di quello fuo terzo Capito¬ 
lo } e folamenteavvertiremo, ch’egli P*4°* 
vi corregge il l/aillant 3 il quale attri¬ 
buì ad Antonino una medaglia di L. 
Elio , che vi moilra il coftume del Se- P’ 
nato d’innalzare pubbliche colonne-» 
principalmente a’ fuoi piu illuftri ca¬ 
pitani, tuttoché v’abbia efempio in L* 
Minucio Augurino , al quale ne fu e- 

n retta una l’anno di Roma 314. per li 
benefizj da lui conferiti al popolo , 
mentr'era Prefetto dell’annona , che 
ora in Firenze direbbe!! Magidrato 
alla grafcia ; e che vi efpone i meriti, - 
e le virtù di Antonino , e l’amor del F ^ 
^pnnf-n vprfn di Ini s col rifcontTO di 
moki Autori, e facri, e profani, che 
affai lodevolmente han parlato di 
quello nobilidimo Imperadore. 

4. Di quanti dall’adulazione del p ^ 
Senato Romano furono infra gl’ Iddìi 
dopo la loro morte ripofli, niuno ve 
n’ha certamente, che abbia renduto 
più degno di fcufa quello pazzo rito , 
che Antonino Pio, le cui lodi,* per 
Pentimento dei noflro Autore , po- 
trebbono egualmente bene appro- 
priarfi a qualunque ottimo Imperai 

dorè 
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dorè Criftiano . Mori egli di lenta-! 
febbre in Lorio, ofiaLaurio, avito 
fuo patrimonio, pollo nella ftrada 
Aurelia, e lontano da Roma dodici 
miglia. Seguì la fua morte li 7. di 
Marzo l’anno di Roma 5)13. e i6r. 
dell’Era Volgare, fotto il terzo Con- 
folato di M. Aurelio Vero , e ’l fecotr- 
do di L. Aurelio Commodo. A que¬ 
llo computo foftenuto dalla comune 
fentenza, e dalia fede degli antichi 
monumenti, fi è oppofto Tommafo 
Lidiat, Cronologo , foftenendo, che 
non li 7. di Marzo, ma li 7. di Otto¬ 
bre dell’anno medelìmo fotte Antoni¬ 
no ad altra vita pattato, conforman¬ 
doli al parere di Eufebio, e di Caffio- 
duro , i quali lianno attribuito ad An¬ 
tonino dal giorno della morte di A- 
driano feguita addì 1 o. di Luglio deiF 
anno S^i. diRoma, e 13S.diCrilto> 
23.anni ,e 3.meli d’imperio. 

Vien ribattuta dal Sig. Abate Vi- 
gnoli l’opinione del Lidiat, primie¬ 
ramente con una infcrizione , la quale 
dice chiaramente, che Fanno di Roma 
<>13. erano Confoli Marco , e Lucio 
fuddetti, il primo col folo aggiunto 
diCefare, e di Confalo la terza volta, 

e 1 
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c’l fecondo fenz’altra nota, che di 
ConfoJo ia feconda : il che è fegno, eh* 
eglino in quell’anno avevano aflunto 
il Confolato . Indi ne produce due-» 
altre, una fegaataaddì 23. di Marzo, p.fz; 
laltraaddì 13. di Aprile , nelle quali 
fta deferitto il Cófolato medefimodi 
Marco , e di Lucio, ma con la giunta 
all’uno, ed all’altro del titolo di ^4ti- 
gujìo: ilchemoflra evidentemente , 
che già nel mefe di Marzo era fucce- 
dutala morte di Antonino; poiché 
fenza quella eglino non farebbono fla¬ 
ti nominati Augufli ne’ pubblici mo¬ 
numenti . Rinforza la fua ragione 
con l’autorità di Dione, il quale pone 
Ja morte di M. Aurelio li 17. di Mar¬ 
zo , ed effendo certo , che quelli im¬ 
però dopo Antonino 18. anni, en. 
giorni, come lo fpecifica Clemente 
Alefsandrino, retrocedendoappunto 
undici giorni, fi troverà, ch’egli co¬ 
minciò ad imperare non li 7. di Otto¬ 
bre , ma li 7. di Marzo , che fu l’ulti¬ 
mo deirimperio, e deli avita di An¬ 
tonino . Fa poi vedere, che Eufebio, 
c Cafiìodoro , alla cui autorità fi è at¬ 
tenuto il Lidiat, non fono flati mol¬ 
to diligenti nel notare gli anni dell’ 

lai- 
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Imperio di Antonino^ che Sello Au¬ 
relio Vittore e flato contra ragione 
riprefo j e corretto dalla famofa An¬ 
na Dacicr. Conferma in oltre la du- 
razione dell’Imperio di Antonino > 
che fu di. 11. anni, j. meli, e 27. 
giorni, col giorno della morte di 
Adriano efprollo chiaramente appref- 
fo Sparziano nella Vita di lui fotto li 
io* di Luglio : poiché da i 7. di Marzo 
delTanno di Criflo 161. tornando in¬ 
dietro col computo per lo fpazio fud- 
detto , che durò l’Imperio di Antoni¬ 
no y troveremo l’anno, e’1 giorno 
precifo della morte di Adriano 5 cioè 
li io. dì Luglio dell’anno di Criflo 
138. effendo egli in età d anni 61.meli 

e giorni ip. e dopo aver tenuto 1* 
Imperio anni 20. e meli 1 i.il che fi di- 
moflra certi filmo anche col rifcontro 
delle medaglie , e delle infcrizioni, 
dalle quali fi vede , ch’egli non fo¬ 
li enne più di XXL volta la Podeflà 
Tribunizia. 

Dopo sì belle prove, che moflra- 
jio il vero tempo dell’Imperio , e del¬ 
la morte dì Antonino , parerebbe, 
che nulla piu reflafle a defiderare agli 
fludiofì intorno a quello proposto s 

ma 
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ma ìi noftro Autore non fi è fovr’efle 
fermato > ma per maggiore evidenza 
ha voluto addurne alcune altre, tutte 
ingegnofe, efingolari*, cioè a dire, p. *7. 
ora efaminando il primo anno, in ; 
cui queft’Imperadore affunfe la Pode- 
flà Tribunizia, che fu anche il primo, 
in cuiafifunfe l’Imperio \ ora fpiegan- P* 
do un’autorità di Tolommeo, la qua¬ 
le fi legge nel lib. XI. e nel cap. I. dei 
fuo Almagefto , oraconfiderando aR 
cune parole di Giulio Capitolino nel¬ 
la Vita di M. Aurelio 3 malamente.* 
intefe dal Cafaubono, dal P. Pagi, e 
da altri*, ed ora finalmente recando 
nuovi rifeontri, che qui non è luo¬ 
go di riferire. 

Stabilito il tempo precifo della», 
morte di Antonino, affai piu facil- p,6>* 
mente fi determina il giorno della»* 
fua nafeita, e’1 tempo della fua vita, 
fopra il quale diverfamente ragiona¬ 
no gli Scrittori. Moftrafi pertanto, 
eh egli nacque addi 13. di Settembre, 
e Tendo Confoli Domiziafio per la». 
XII. volta, e CornelioDolabella: il 
che fu l’anno 835?. di Roma, e8C 
dell Era Volgare : dal qual giorno, 
edanno numerando fino a i 7.di Mar¬ 

zo 
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<zo dell’anno di Roma 5>i3.e i6i, di 
Crifio, in cui Antonino pafsò di vi¬ 
ta, fi vedrà, ch’egli vide 74. anni, f. 
mefi, e 17. giorni. 

p. 64. Ora l’Autore tornando al fuo pri¬ 
mo propofìto , e ftando fermo fu la 
fua prima opinione, pafia a dire_», 
che fra gli onori infiniti decretati dal 
Senato alla memoria di Antonino, 
tino fu parimente il far aggiungere , 
alla colonna erettagli in vita, benché 
ad altro oggetto, i contrafiegni della 
deificazione di lui, e fopra la medesi¬ 
ma la fua fiatua colofiale , quale 
appunto nelle fue medaglie fi rappre- 
fenta. Cosi anche la colonna di Tra¬ 
mano innalzatagli in vita dal Senato, 
dopo la fua morte divenne fua fepol- 

P-6?* tura. Le ceneri però di Antonino 
non furono ripofie ne fopra la fua co¬ 
lonna , ne fopra quella di M. Aure¬ 
lio , come il Giacomo ebbe a credere *, 
ma bene entro il maufoleo di Adria¬ 
no, detto in oggi Cafìel Sant'^Angelo. 
Provali quello con l’autorità di Capi¬ 
tolino^ con una infcrizione ivi polla, 
nella quale non fe gli dà l’aggiunto di 
Divo, poiché ella gli fu fcolpita Libi¬ 
to dopo morto e fepolto , e innanzi 

la 
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la confacrazione, Ja quale non era m 
coftume di fard , che fette giorni do¬ 
po la morte y ficcome narra Erodia- 
no * Ma tuttoché la fuddetta colonna 
non fia il vero fepolcro di Antonino , 
può di rii nondimeno come un’altro 
fepolcro, e quali onoraria di lui, co¬ 
me in altro propofito lafciò fcritto 
Svetonio di quel di Claudio, eretto¬ 
gli daii’efercito . In tal maniera que¬ 
lla colonna, la quale potrebbe dirli 
non meno della fepoltura di Ettore 
appretto Virgilio, inanis t umilili s > è 
una fpecie di cenotafio, quale appun¬ 
to viene appellato da Lampridio quel¬ 
lo di Alefiandro Severo nelle Gallie a 
differenza del vero fepolcro erettogli 
in Roma: Cenotaphium in Galli a, 1\a- 
ma ampliffimum fepulcrum meniti: fo- 
pra il qual propofito fi rimette l’Au¬ 
tore, a quanto ne hanno fcritto il 
Kircmanno nel fuo libro dei funera¬ 
li de’Romani , e’1 Meurfio nelle fue 
annotazioni fopra. Licofrone. 

f. Ponendoli VAutore a trattar nel p.^®, 
V. Capitolo dell’aggiunto di Diva 
dato ad Antonino nella infcrizione-^ 
della colonna > moftra egli primiera¬ 
mente , che quello non fi dava dal Se^. 

Tomo V' B nato? 
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nato, fe non a i Principi già defunti, 
e dopo la loro confacrazione. Come 
dì palleggio , n’eccettua egli Trama¬ 
no padre dell’Imperadore Trajano, 
il quale , benché privato , e non con- 
facrato, trovali onorato del titolo di 
Divo infieme con Nerva in una rara 
medaglia nei Muféo Mediceo elicen¬ 
te , Così anche al giovane Antinoo al¬ 
cune città della Grecia, per adulare 
Adriano, diedero nelle medaglie il 
titolo di Eroe, che prelibi Greci cor- 
rifponde a quello di Divo, non me- 
no che l’altro, di ©«a*, o ©ecV . Il 
folo Romolo fu chiamato Dio ( Deus) 
dai Romani: gli altri erano denomi¬ 
nati o Divi y o Divini, oDivales. In: 

p.fj, altre medaglie leggelì Deo Uugufio > 
ma elleno furono fatte battere o da_ 
Gallieno , o dalla Colonia Tarraco- 
nefe, la quale compiacque!! d’imita¬ 
re l’adulazione de’Greci. Altri Impe- 
radori fecero intitolarli Dei in vita, 
ma dopo morte non furono detti, che 

P 74* Divi . La diCinzione , che palla tra 
quelli due tendini , eie in legnata da 
Servionella fua fpolizione deli’Enei- 
de liù.f. dicendo, che gli Dei 
fono eterni di origine, e i Divi diven¬ 

nero 
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nero tali , d’uomini che prima erano, 
e però cosi detti, quaft qui diern obie~ 
rint. 

Alcuni moderni han creduto , che 
l’aggiunto di Divo potette etter dato 
ne’pubblici monumenti aglMnipera- 
dori anche invita . 11 loro ragiona¬ 
mento vien convinto di falfo, e d’in- 
futtiftente da quello del noftro Auto¬ 
re. Le medaglie, che fi adducono in p-7f» 
comprovazione di così erronea fen- 
tenza, fono di fedefofpctta. Quelle, 
che coli'infcrizione di Divus *Augu- 
flus, e di Diva lAugufla. furono battu¬ 
te ad Ottavio, ed a Livia , fono le¬ 
gittime , e fincere *, ma quelle fola- 
mente gran tempo dopo la loro mor¬ 
te furono in loro onore battute fotto 
1 Imperio di Claudio, il quale permì- 
fe alla memoria di Livia l’onore deli* 
apoteofi, negatole da Tiberio *, e però 
elleno malamente fi ripongono in fe¬ 
rie fotto Tiberio dall’Angeloni,quan¬ 
do debbonfi riporre più giuftamente 
fotto Claudio per la cagione fuddet- 
ta. Egli èben vero, cheadAugufto 
vivente fi confacrarono altari, e tem^ 
pii, s’inftituirono facerdoti, ec. co¬ 
me ad un Dio / ma ciò fi otterva etter 

B z fatto 
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fatto nelJe provincie, cnon in Roma, 
ne col confenfo del Senato , il quale 
folamente dopo la morte di lui cotali 

p.Sjr. onori permifegli . QuindiTAatore 
efpone un luogo di Vittore cori un’al¬ 
tro di Svetonio, dall’erudita Signora 

#<83* Dacier non molto bene fpiegato*, e di¬ 
poi dà a vedere, con quanta mode- 
razione quell’ imperadore rieri fa Ile d5 
efTer cognominato non folo Dìo 5 ma 
Signore 9 allegando alcune parole di 
Filone, di Svetonio, e di Tertullia¬ 
no , e confutando l’opinione di G. G. 

§•Volilo , il quale foftenne, che Yapo- 
cantata da Ovvidionelfuo efilio 

ad Auguho , folle fatta in tempo,che 
quelli ancora viveva , quando da i 
veri! medelimi del Poeta tutto il con¬ 
trario manifeflamente apparifce. 

6. 11 titolo di Divo, che davalì $1 
'* confacrato, diveniva un nuovo pre¬ 

nome per lui, omelfo quello,che in 
vita egli era folito di portare . Deb¬ 
bono però eccettuacene Tito Vefpa- 
fiano, e Marco Antonino , i quali 
con quello di Dj>oconfervarono i lo¬ 
ro prenomi, forfè per elfer così di¬ 
pinti da i loro padri, onde l’uno tro¬ 
vali fegnato nelle medaglie e nelle-» 

inferi- 
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infcrizioni Divus T.fófpafianus, e 1* 
altro Divus M. *Antuninus . Queftoti- 
tolo non era accompagnato da tutti 
que’nomi , i quali il cqpfccratoavea 
goduti durante fua vita ; ma fola- 
mente da quelli , i quali gli erano 
flati più in ufo . Così Antonino non 
fi trova fegnato nella bafe della co¬ 
lonna , che col cognome di Vio , tra- 
lafciati que’molti, che per l’addietro 
gli erano flati adeguati, come fareb¬ 
be a dire, ^Aurelio > Elio > Adriano 3 
Fulvo ? Bojonioy ed ^Arrio. 

Rende qui ragione il Sig. Abate^> p.Ssi 
Yignoli di tutti quelli nomi dati ad 
Antonino. Dice, ch’egli ebbe il pre¬ 
nome di Tifo da quello dell’avolo, e 
del padre; ficcarne pure dal loro co¬ 

gnome ebbe il cognome di Fulvo,ma- 
lamente detto Fulvio da alcuni . Il 
nome di Aurelio era quello della fua 
famiglia, illuflre anche ne’tempi del¬ 
la Repubblica . Fu appellato Elio 
lAdriano dall’adozione , che l’Impe- 
radore Elio Adriano fece di lui ; Bojo~ 
nìo dal nome dell’avola materna, la 
quale fu Bojonia Procella. Il nome di 
»Antonino era il cognome della fami¬ 
glia Arria , ch’era quella del mater- 

13 3 no 
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Ho fuo avolo , il quale fu quelì’Arrio 
Antonino due volte Confalo, di cui 
parlano Capitolino in Antonino Pio , 
e Vittore nell5 Epitome . 11 nomedi 

hwAntonino pafsò ne’Principi fuccedori, 
e fu in fomma venerazione appreiTo 
il popolo, ed il Senato. L’ultimo 
«ìegli Antonini fu Pindegno Eìagaba- 
lo, tuttoché alcuni ftimino , che an¬ 
che i Gordiani fodero detti ^Antonini > 
ma con l’autorità di Lampridio, di 
Capitolino, e di moltilEme infcrizio- 
ni, e medaglie greche provati, che 
furono detti ^Antoniì > non Antonini. 

j>. li cognome di Tb , il quale fu poi 
comune a ifufleguenti Imperadori » 
ma come titolo di dignità a fomi¬ 
gliando. di quello di ^Augujìo » fu da¬ 
to ad Antonino, come titolo di vir¬ 
tù, e non già tanto per la fua pietà, e 
religione, che in lui furono Angola¬ 
ri, quanto per l’attenzione e per la 
cura y ch’ebbe dì Elio Adriano nel 
tempo della fua vita , c per gli ono* 
ri , che gli procurò dopo morte. An¬ 
zi è notabile , che folamente dopo 
la morte di Adriano egli ottenne il 
fòpranomedi'P/oj mentre le meda¬ 
glie, dpve egli col femplice titolo di 
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Cefare viene cognominato, fon len¬ 
za quel fopranome. 

7. Dopo aver parlato ampiamentep.101» 
di Antonino Pio, il noflro Autore fi 
avanza a parlare nel Capitolo VII. di 
M. Aurelio, e di L. Vero. Dal tem¬ 
po di Augufto fino a quello di Marco, 
ogni Imperadore tenne da per fefolo 
le redini dell’Imperio . Marco fu il 
primo , che vi aflcciafle un collega, 
e quelli fu Lucio , da lui adottato per 
figlio. Lo. dichiaròfuocollega, non 
già un mefe dopo > ma fubito dopo 
la morte di Antonino ; ilchefidimo- 
flra con molte autorità di Scrittori, e p.102. 
particolarmente con una bella inten¬ 
zione ritrovata in Pozzuolo Panno 
1703. nella quale vedefichiaramente, 
che addì 20. dello lieflb mefe di Mar¬ 
zo , in cui morì Antonino , cioè a 
dire 13. giorni dopo la morte di lui, 
Lucio viene onorato col titolo di ^Au- 
gtiflo infieme con M.Aurelio. Quella 
infcrizione Ha regillrata a c.323. del¬ 
la Raccolta , che fi legge dietro la 
Diflertazione, di cui parliamo. » 

L’adozione , e la dignità fecero p I0^ 
cangiare anche a quelli due Impera- 
dori i loro nomi primieri. M. Aure¬ 

li 4 lio 



\i GiÒrn, De'Lètt^Ratì 
lio chiamoffida principio C. jttilìo Se¬ 
vero per cagione dell’avolo fuo 'ma¬ 
terno . Morto ^dnnio Vero fuo padre3 
fu adottatola Annio Vero fuo avo 
paterno , e prefeil nome del padre. 
Per riguardo poi di Adriano 3 e di 
Antonino cognomino ili Elio Aurelio * 
co i quali due nomi ritenne anche^» 
quello di Vero* 11 prenome di Marco 
fu portato da lui innanzi d’effier’ Au¬ 
gnilo $ ma non ebbe il cognome di 

p.io$. Antonino, fe non dopo la morte di 
lui. Meno flravagante non fu la mu¬ 
tazione de i nomi di Lucio Vero. Egli 
dallanafcita chiamava!! Cejonio Coni- 
modo . Dopo Tadazione di M.Aurelio 
appellofli non più Cejonio , ma L.Elb 
Aurelio Commodo. Affiociato poi da 
Marco all’Imperio 3 ricevè il fopra- 
aome di Vero , che già era fiato di 
Marco 3 e ìafciò quello di Commodo. 

p.106. Di tutte le fuddette cofe reca l’Au¬ 
tore e le ragioni 3 e le prove. Quindi 
movefì egli una difficoltà prefa dalla 
celebre Apologia di Atena gora a favor 
de i Crifliani 3 la quale fu intitolata 
da lui : imperatori bus M* Aurelio An¬ 
tonino , & l. Aurelio Commodo , Ar¬ 
menideis , Sanmticìs , &, quod ma¬ 

ximum 
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XÌmum eJhTbilofophis : nelle quali pa¬ 
role fifcorge, contra il già detto, 
che Lucio dopo la morte di Antonino 
Pio ancóra Commodo fi appellava. Ma 
fcioglie la difficoltà col inoltrare, che 
una tale infcrizione, anche per Tenti- 
mento d’uomini verfatiflimi nelle-* 
materie Ecclefiaftiche , non fu opera3 
dello fteffo Atenagora, ma vi fu ag¬ 
giunta in progrefio di tempo da per¬ 
dona non molto bene iftruita ne di li¬ 
mili cangiamenti di nome, ne della 
Storia Romana : imperocché quivi fi 
attribuire a quelli due Imperadori 
unitamente il nome di Surmatico, il 
quale non fu confeguito da Marco 
per la fua vittoria contra i Sarmati , 
fuorché moltianni dopo la morte di 
Lucio, cioè a dire, nell’ anno xxx* 
della fua Podeità Tribunizia / che fu 
Panno 5>2j?. di Roma,, e 176. dell* 
Era Volgare : il che rende fofpette e 
le medaglie di Antonino prodotte dal 
Mezzabarba fegnate colla P. Trib. 
xxix. aggiuntovi il titolo di $ armati* 
co, e la infcrizione portata dai Sig. 
Dottor Gatti nella fua UToria della-* 
Univerfità di Pavia , dove M. Aure¬ 
lio è denominato Scirmatico colla nota 

B s dei- 



$4 G i orn. De’ Letterat i 
della P. Trib. xxvi i.^e un’altra me¬ 
daglia pur dalla detto allegata colla 
P,Trib.xiv. 

Anche il nome di Filofofo data 
egualmente a Marco 5 ed a Lucio po¬ 
trebbe far fofpettare di fai fa la fud- 
detta inflizione, come poco, conve¬ 
niente al fecondo ; e di fatto il Re¬ 
che mbergio, nelle Annotazioni fatte 
da lui all '«tipologia di Atena gora ne 

iq8. lo giudica adatto indegno. Ma il no- 
dro Autore prova affai bene > che an¬ 
che a Lucio r benché dato aivizj, e 
alle diifolutezze r potette, convenire 
tal lode 5 adducendo, Lauto riti di 
Capitolino,, e quella della prima, 

elogia di S. Giudi no Martire, che. 
comunemente chiamali la feconda,, 
dove Marco 3 e Lucio fon col nome 
di Filosofi egualmente onorati.. E, 
perchè quivi il Santo dà alla detto. 
Lucio il fopranome di Periffimo > patta. 
LAutore ad. accennarne la cagione > e 
dice >. che Adriano dopo la morte del 
padre di Lucio lo, chiamò ^AnnioFt^ 
tìffwi(y% e che dopo aver prefa la to¬ 
ga virile egli fu nominatO;iy^uio 
ro 5 e ciò per l’amore da. 1 ui alla veri¬ 
tà proiettato 3 e per la fua fermezza 
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nel fodenerla * E quaEchè tanti nomi 
ancora non gli fodero {ufficienti y 
Marco aggiunfe a lui quello di Anto¬ 
nina di cui però non fe ne trova rif- 
eontro,, fuorché negli Storici; Ecco¬ 
me allodedo Marco fu altresi aggiun¬ 
to quello di Tio t la qual denomina- pa15. 
zione diede motivo ad alcuni di con¬ 
fondere M. Aurelio con Antonino y e 
di credere ,, che la colonna coclide di 
quello fode data eretta da lui ad An¬ 
toninoy. a riguardo > che nella fua 
infcrizione vi E legge : Divus M- An- 
tonìnnsTius : quando egli è chiaro > 
ch’ella fu eretta dal Senato in onore 
di M. Aurelio dopo la morte di lui „ 

Egli è ben vero, che come M. Au¬ 
relio ebbe in vita il fopranomedi Tiop 
così quedo non fe gli diede nelle me¬ 
daglie , che dopo; morte. Quelle, 
che E veggono con la teda di Antoni-p-* ir- 
no giàconfacrato. da una parte, e con 
una colonna tutta lidia , efenza in- 
taglj dall>ltrae intorno la leggen¬ 
da Divo Tio SS. furono battute ad 
Antonino^ evc ragione di credere „ 
che. quella colonna E a quella appun¬ 
to , della quale in qued’ Opera E ra¬ 
giona x e non già la coclide di M„ Au- 

E 6 relio* 
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relio, la quale non ha alcuna fórni-1 
glianza con l’altra. Che fe di ella non 
fi vede memoria nelle medaglie^ > 
come per altro di quella di Trajano 
parimente a chiocciola ne veggiamo 3 
non è da farne gran cafo . Non tutte 
le cofe ci vengono efpofte dalle me¬ 
daglie . In elle non ci viene rappre- 
Tentato ne il Manicheo di AuguftOine 
quel di Adriano > ne il Settizonio di 
Severo* ne il Panteon di Agrippa-, e 
pure quafopera più nobile e più ma¬ 
gnifica di quelle polliamo noi figu¬ 
rarci ì Si dilfotterrano in oltre di 
giorno in giorno nuove medaglie, e 
può e fiere , che un giorno alcuna^ fe 
ne difeuopra con la fuddetta colonna 
di M.Aurelio.Ce ne porge un’efempto 
il Sig. Abate Vigno!i in una medaglia 
di Adriano novellamente trovata^, 
della quale ne dà la figura 5 e infieme 
la fpiegazione . 

p.uf. 8. Efpofìa la infcrizione intagliata 
nella bafe della colonna al lato occi¬ 
dentale , palla TAutore alla fpofizione 
dei balli rilievi figurati nella facciata 
orientale della medefima . Vi fi feor- 
ge in primo luogo Antonino infieme 
con Fauflina fua moglie fedente fopra 

un 
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un giovane alato. L’imperadore hap.nS. 
la tefta fcoperca , (Imbolo confueto di 
quegli 3 che venivano collocati nel nu¬ 
mero degl' Iddii. Tienigli nella de¬ 
lira lo fcettro, fu la cui cima da un* 
Aquila fcolpita fopra d’un globo * 
Gon ciò dinotai! la fua dignità Impe¬ 
riale, enon gfià la fua dedicazione 3 

comechè ha tale lo fcettro* che i Gen¬ 
tili in mano a Giove fi (Infere, Le 
due Aquile , che al di fopra fi veggo*pesi¬ 
no 3 una dalla parie di Antonino , l’al¬ 
tra da quella di Fauiìina , efprimono 
la confeci azione e dell’uno , e dell’al¬ 
tra 3 noneflendo l’Aquila ne infolito 
ne improprio (Imbolo anche delle 
•femmine deificate, quantunque il pa¬ 
vone folle il più ufitato per elle. Que¬ 
lle due Aquile non foftengono , maP-G?* 
accompagnano i due Augnili, i quali 
végono foilenuti dal bel giovane ala¬ 
to., che s’interpreta edere il genio del 
mondo: il che dimoftrafi, per aver 
lui nella mano (Indirà una sfera còn__, 
la luna crefcente, e con cinque (Ielle, 
tagliata nel mezzo da una fafcia con_» 
parte del zodiaco, in cui apparifcono 
la metà del 1 oro , e i fegni dell’Arie¬ 
te 3 e de i Pefci 3 i quali fi riferirono 

o al 
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o al tempo della morte di Antonino » 
che fu li 7. di Marzo ,oa quello della 
fua confecrazione, che feguì li 14. del 

P'U-i- medefimo mefe. Sta attaccato alio 
fteifo globo un ferpente > in atto di 
mirar fifa il giovane alato e l’Auto¬ 
re dice 3 eh’ e’ pofla crederli il Drago¬ 
ne deU’Efperidi , pofto tra le due Or- 

P^^fenel Cielo^ qualei Poetilo fingono; 
ma poi meglio argomenta ^.ch’egli fia 
l’anima dei mondo * rapprefentato 
anche dagli Egiziani in un ferpente ; 
con jeroglifico mifteriofo. 

Non elTendofi favellato finora di 
^’ Fauftina moglie di Antonino ,l’Auto¬ 

re ferma il difeorfo fopra di lei con»*, 
molte curiofe oflervazioni. Morì el¬ 
la nei terzo anno dell’Imperio-di An- 
tonino,,in età d’anni ^ó'. mefi 3.e gior¬ 
ni n. come da una inscrizione ricava¬ 
li. Le Sregolatezze della, fua vita non : 
impedirono, che il Senato per far co- 
fa grata ad Antonino fuo marito T e a 
Fauftina Sua figliuola , e moglie di M. , 
Aurelio,, non le faceflfe dopo-morte : 
ogni dimoibrazione di onore,, fino ad I 
erigerle un tempio * e a deftinarle le-* 
Fhminiche, o fia le Sacerdotefle> fa- j 
cendone tirar nel Circo la ftatua di i 

cera 
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cera entro un cocchio, come quelle 
degli Dei : in prova di che fi produca- 
no, e fi fpiegano. alcune rare meda¬ 
glie * Dopo ciò ofierva, che come el- p.Mi¬ 
la morì prima del marito, così il Se¬ 
nato fe battere in onor di lei un gran 
numero di medaglie col titolo di Di¬ 
va ; e che s’inganno l’Angeloni, il 
quale credette , che quindi argomen¬ 
tar fi do vefle, che quello titolo le fofi¬ 
fe in vita afiegnato 

Tornando poi a i baffi'rilievidice P-M4*- 
il nollro Autore, che il velo , ond’è 
coperta la telìa di Fauftina , è (Imbolo 
di conlacrazjone .. Eglievero.eh’e* 
non era (imbolo sì neceflario,che non 
fi trovi talora, omefiò nelle medaglie 
delle Augufte confacrate^ maancòra, 
è vero , che niuna Augufta ritroverai 
fivelata, che non.fia altresì confacra- 
ta. Se. n.’ eccettua. Livia, di Augufto 
Antonia avola di Caligola , e Agrip¬ 
pina madre, di Nerone j. le quali per 
diverfe. cagioni furono efpreffe col ca¬ 
po, velato.,, benché ancóra non avefie¬ 
ro ottenutogli onori divini.. Ma co¬ 

me nelle femmine randàr velate invi¬ 
ta era (Imbolo di facerdozio , e in_». 
morte diconfacrazione* negli uomini 

alT 
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alloppofio egli non era altro fegno * 
che di Sommo Sacerdozio: il quaPufo 
durò fino a i tempi di Coftanzo Cloro, 
dopo i quali gli Augufti confacratìcor 
minciarono a vederli velatij il che-# 
dimoftrano le medaglie, e quelle-» 
principalmente dello ftefib Coftanzo, 
di Maifìmianoi, e del gran Collanti- 
no « A quella opinione fi è dichiarato 
contrario ii dottiamo Sig. Gisberto 
Cupero, il quale interpreta il capo 
velato di Giulio Cefare , rapprefenta- 
to nelle medaglie , come fimbolo di 
apoteofi, e non di pontificato. Ma ’l 
Sig. Abate Vignoli fa vedere , che nel¬ 
la medaglia, dove lo ifelTo Cefare 
viene intitolato Augure, o Pontefice 
Mafiimo , egli vi fi fcorge velato : ii 
che è prova di pontificato 5 e non di 
confacrazione • 

<?. Il giovane , che al lato deftro di 
fotto fta mezzo ignudo , e difi;efo, te¬ 
nendo un obelifco , altro none, per 
quanto il nollro Autore ne giudica-» 5 
che il Genio della Immortalità . Ne 
afiegna per prova ii fuddetto Obelif- 
co , il quale foieva innalzarli dagli 
Egiziani alla memoria perpetua degli 
uomini infigni, dandogli figura pira- 

mi da- 
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midale per la ftefla cagione. 
parte fimflra inferiore vedefi la figura 
della Dea Roma, della quale egiine 
dà la deferizione, e la fpiegazione y e 
perchè a’ fuoi piedi feorgefi un muc¬ 
chio d’armi , ed ella ita armata d’el¬ 
mo e di feudo, in cui ve la tefta di Me- 
dufa , dice, clic ciò non è fatto per al¬ 
ludere alla vittoria di Antonino con¬ 

ti tra i Britanni, ma per meglio rappre- 
fentare la medefima Roma, quale 
appunto nelle medaglie > e ne’ baili ri¬ 
lievi fi raffigura. 

Palpando poi alle due altre facciate 
laterali della bafe della deferitta-co-P’1^’ 
lonna, dove fi trovano efprefle decur- 
fioni equeftri, e pedeftri, neanche 
quefte , dic’egli, fignificano qualche 
fpedizione militare di Antonino; ma 
debbonfi riferire alla pompa funerale 
celebrata nella morte di lui, nella-* 
guifa appunto, che quefìe folevano 

[ farti da i Romani intorno a i roghi 
de’ Capitani defunti , dette caflrcnfi 
dall’ efser fatte nel campo , a diffe¬ 
renza di quelle, che fi facevano nel¬ 
la città, quali furono le celebrate nell* 
efequie di Pertinace , dette da Dione 
mKtriKxs, cioè urbane. L’ordine te-p. 157, 

mito 
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nutoin limili decurioni era , che pri¬ 
ma fi piegava in giro allafiniftra, e 
pofcia un’altro fe ne faceva alla delira. 
Artegnafi poi la cagione, per cui Dio¬ 
ne le chiamasse anche Tirrichìe ,cioè, 
per aver prefo il nome da un certo 
Pirro, che ne fu l’inventore > e le giu¬ 
dica il Mercuriale corrifpondere ap¬ 
punto a quelle, ch’ora diciamo Mo- 

p . li corfo equeftre chiamato 
Tirrìca > nel quale i fanciulli lì eferci- 
tavano nel Circo, era detto anche 
Troja , e Afcanio, fecondo l’autorità 
di Virgilio, ne fu il primo inllituto- 

p.iói.re. Da efso Afcanio è probabile, che 
il capo di quello giuoco fofse appella¬ 
to Trìncipe dellagioventà , cioè a dire, 
dell’ordine equeftre ; come dopo Ca- 
jo figliuolo di Auguflo, e dopo Lucio 
Celare , e Germanico, divenneuru 
titolo particolare de i figliuoli degl* 
Imperadori, deftinati eredi dell’Im¬ 
perio. Era in oltre coftume, che in 

p.i6z. tali decurioni intervenifsero anche i 
figliuoli, e i congiunti del morto. Se 
il tempo non averte gnaffe le immagi¬ 
ni fcolpitenella medefima bafe, puoi 
efsere, che vi fi farebbono ravvisate i 
anche quelle di Marco , e di Lucio^ali’i 

amor 
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amor de i quali dee la memoria di 
Antonino un monumento sì illuftre. 

* Conciò termina la erudita Dif- 
fertazione del Sig. Abate Vignoli. 
Tra gli altri l’ha riferita con lode an¬ 
che il Sig. Clerico nel fuo famofo 
Giornale ( a ). Tutto il rifpetto , che 
a quefto infìgne Letterato portiamo, 
e tutta la gratitudine, che dee con-» 
noi profetargli l’Italia tutta, della 
quale in più luoghi sì vantaggiofa- 
mente e’ ragiona , non potranno fare, 
che noi prefentemente non avvertia¬ 
mo certe minuzie occorfegli nella re¬ 
lazione di quello libro , nelle quali 
pare, ch’egli non abbia molto bene-» 
©nervata lintenzione del noftro Au¬ 
tore . Il che però non fi creda, che da 
noi fi faccia per defideriodi notar di¬ 
fetti nell’Opera fua, ma bensì, ac¬ 
ciocché l’efempio di lui giuftifichi in 
altra accadane anche qualche noftro 
trafeorfo *, e tanto più coraggiofa- 
mentc lo facciamo 5 quanto che egli in 
altra òccafìone ha praticato il medeli- 
mo, là dove (b) riferendo la dotta». 

Opera 

* OSSERVAZIONE. * 
fa; Bibl. Cboi{. Tom.XlI. Art.IV. p. 171. 
C>) BX.Tm.XX. Art.lv /.141. 
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Opera Anatomica (a ) dei Signor 
GìambatiHa Morgagni porta diftefa- 
mente ques luoghi, ne’ quali i celebri 
Giornalitti di Francia, e di Liplìa d 
fono alquanto dilungati dalla traccia 
del chiaridimo Autore . 

i. Aveva detto il Sig. Abate Vi- 
gnoli ,che Publio Vittore, Sedo Ru¬ 
fo , e Sedo Aurelio Vittore non han¬ 
no fatta menzione della colonna di 
Antonino. Ciòfafofpettare, dice qui 
(Kb) il Sig. Clerico, ch'ella fiafiata \ 
opprejja dalle ruine delleproffime cafe $ 
avanti iltfecolo quarto . 

p ,p, L’Autore tutto alloppofto foftiene, 
che quello non ha avvenuto dalle ca¬ 
fe rovinate, ma dalla terra colà por¬ 
tata: non ex collapfis domibus y fed ex 
terra Ulne delata. E altrove, dopo 
averne prodotte le pruove , e le con- 
ghietture, dice efprettamente lo ftef- 
fo , moftrando , che anche il monte 
Citorio fu formato non d’altra mate- 
ria, quamterra, fordibufque fequiori 
aiate coperdu6tìs. 

2. In due maniere aveva fcritto il 
noftro Autore, che potette prenderli i 

(a) Adverfario Anatomica prima. 
<b) Ivi,p. 173. 
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il Campo-Marzio: lima in lignificata 
più largo ; l’altra in più tiretto . Que¬ 
lla feconda viene dal Sig. Clerico (a) 
conceputa in fomigliante maniera : 
cioè, per una parte di quella pianura , 
che abbracciava il campo dì figrippa, e 
i Vrati Flamini. 

Diverfamente però ragiona il Sig. 
Abate Vignoli , aderendo, che tanto 
il Campo Tiberino, quanto il Campo 
di Agrippa, e i Prati Flaminj, benché 
fieno già fiati parte del Campo-Mar¬ 
zio , erano efclufi dalia denomina¬ 
zione di efiò; e che appellava!! Cam¬ 
po-Marzio folamente quella parte di 
tutto il Campo-Marzio,che ancòrain 
oggi lo ftefib nome ritiene, non mai 
diverfamentechiamata: Strittiori au- p. i$, 

tem fenfu tam Campus idem Tiberinus, 
quem cum Minori eumdem nonnulli fa- 
ciunt, quam Campus ^grippa Tra- 
ta Flaminia, licet Campi Marciipartes 
fncrint, abillius nihilominus appella- 
tiene, novispo/ìsa nominibus acceden- 
tibus, utplurimumexcludtbantur : ac¬ 
que ea tantum totius Campi Munii pars 
Campus Mar tius vocabatur , qua ad- 
bue bodie idnomen retinet : utpote qua 

mim- 
00 
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numquam aliis nominìbus ccjfit. 
$. Piùfotto(dJ dice il Sig. Cleri¬ 

ca j che Antonino morì li 7. di Mar¬ 
zo dell anno CLX. dell'Era Crifliana♦ 
Stando col computo del Sig. Aba¬ 
te Vignoli convien leggere V Anno 

p. $0. CLX7, Quello nondimeno può efsere 
un fempliee errore di (lampa : ma co¬ 
sì non può dirli di quel che fegue . 

4. 11 titolo di Divo dato a qualche 
Imperadare,o a qualche Principe fuo 
parente , dinota, ch’ei fofse morto in 
quel tempo y e pollo nel numero degli 
Iddìi. Tanto dal noflro Autore ad 
evidenza dimollralì nel V. Capo . Ri¬ 
flette qui ( b ) il Sig. Clerico, che egli 
,, n’eccettua il padre dell’lmperadore 
,, Trajano,il quale, quantmquepri- 
„ rato, e vivente, è però nominato 
„ Divo con Nerva in una medaglia 
,, del Gran Duca di Tofcana . „ Di¬ 
poi fu quello proposto dice le feguen- 
ti parole. >, L’Autore non fa quella 
„ ofservazione, che di pafsaggio, e 
,, in una parente!]. Sarebbe flato de- 
,, lìderabile > ch’egli avelse prodotta 
„ quella medaglia: poiché la cofa è 
,, affatto ftraordinaria, e quali incre- 

» dibi- 

(a) Ivi,176. (b) ZvijpOfU. 
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„ dibile. Per altro egli dappoira- 
„ giona in maniera, che pare , che 
,, renda quella medaglia fofpetta . ,, 

E veramente farebbe cofa incredi¬ 
bile, feil Sig. Abate Vignoli avefse 
afserito , che in una medaglia fofse 
flato dato il titolo di Divo al padre 
dell’Imperadore Trajano , quantun¬ 
que privato, e vivente. Ma a lui nell' 
accennata parentefi non ufcì di bocca 
sì ftrana proporzione ; ma folamentc 
afseri, che il fofo Trajano, padre 
deli’Imperadore di quello nome, ben¬ 
ché morifse privato, e non avefse do¬ 
po morte la cerimonia della confa- 
crazione, vien chiamato Divo infic¬ 
ine con Nerva nella fuddetta meda¬ 
glia. Ecco le fue parole: Satis eX' p.70. 

ploratimi efi enim, quod apud veteres 
J{omanos (fi unum Trajanum Trajani 
Imperatori, patrem excipias, quipri- 
vatuslìcet, <& non confecratus, in pr&- 
flantijfimo tamen nummo Medìceo Di- 
\uscuntrì<{eYva dicitur)ita iiTrincipes 
omnes denomìnabantur ì qui poft mor- 
tem inter Deofrelati jamfuerant .Tut¬ 
to quello è veriffimo , e non ha bifo- 
gno di maggior prova. Trajano, pa¬ 
dre di Trajano Àugufto , era morto > 

anche 
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anche fecondo il Vaillant ( a~) , fotto 
l’Imperio di Domiziano . Il figliuo¬ 
lo Trajano, per l’adozione di Nerva 
pervenuto all’Imperio , fe porre efso 
Nerva già morto nel numero degl’Id- 
dii, e però li legge il fno nome ne5 
pubblici monumenti coll’aggiunto di 
Divo. Con quello medeiìmo titolo e9 
volle, che nelle medaglie fofse ono¬ 
ratala memoria anche di Trajano fuo 
padre, benché non fofse feguita 
confacrazione di quello, tuttoché il 
Vaillant? ( b) moftrid’efsere di contra- 
riaopinione , dicendo , che l’Impeta- 
dore Trajano, utpietatem erga paren- 
tesfuos denotaret, patretn Trajanum , 
& patrem adoptivum 7<{ervam inter 
divos conficravit • Il che però non__> 
fudiile, anzi il contrario fe ne ricava 
da un paesaggio del Panegirico di Pli¬ 
nio ( c ), dove tra Nerva padre adotti¬ 
vo, e Trajano padre naturale di Tra- 
jano Auguflo,fa quella dminzione , 
che al primo dà il titolo di Divo . 
Quanto urne , Dive Nerva , gaudio[ 
frneris,$c. e all’altro dà il foioag-ì 
giunto di Tadre. Sed & tu, pater \ 

Trac | 

(a) Numìjm. I/np. T. i./>. i a4, 
Cb) Iùid. (c) cap.Sy, 
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Trajane,ec. aggiugnendo le faglienti 
parole 3 le quali modrano > che quelli 
non fofse mai confacratc : namtu quo« 
que, fi non fiderà 3 proxìmam tamen fi- 
deribus obtines fedem : il che vuol dir 
nettamente 3 cheTrajano non era fra 
le (Ielle 5 cioè non confacrato, e non 
Dio , ma bensì vicino alle defse ^cioè 
era uno di quegli Eroi 5 o Semidei, a* 
quali la Teologia de’ Gentili afsegna- 
vafottole (Ielleuna danza particola-, 
re; e però la chiama il Panegirica 
proxìmam fìderibus : della quale ef- 
prelhone il valfe anche il Poeta Mani¬ 
lio ( a ) ne’ feguenti verfi . 

lAltius atbsrei qua c and se cirCulus 
orbìs, 

Ilici Deum fede s : bac illis proxima ; 
Divum 

Qui vrrtlite (ua fìmiles vefiigia tati- 
gunt. 

Quanto alla medaglia accennata » 
ed elìdente nel Muféo Mediceo * non 
altra ha voluto intender perefsaii 
Sig. Abate Vignoli 3 che la rariflima in 
oro, deferitta anche dallo Spanemio> 
( b) ove da una parte (ì vede la teda- 

Tomo K C deli’ 

<a) /.i.^.Soi. (b) DeprAft. )ìui 

wjW'p.tlbtclit.AmJtdod. i07it 
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deli’Imp. Trajano colia leggenda : 
IMP. TRAJANUS . AUG. GER. 
DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P. 
e dallaltra ftanno Nerva 9 e Trajano 
padre colle lettere intorno : DIVI. 
NERVA. ET. TRAJANUS . PA¬ 
TER. Simile alla quale ne allega_» 
unaiÌVaillant (a), ed una ancóra il 
Morelli ( b) , cd un’altra noi parimente 
ne abbiam veduta nel celebre Muféo 
dei Sig. Giandomenico Tiepolo, Se¬ 
natore affai maggior di ogni lode . * 

III. Ma è già tempo , che palliamo 
alla feconda parte del libro dei Sig. 
Abate Vigno!!, la quaieè una Raccol¬ 
ta di moke antiche Infcrizioni 5 feelte 
da quelle, che in maggior numero 
egli ha olfervace , e notate . Le divide 
in tre Ctuffi, cioè in Votive, Sepolcrali, 
e Varie, alle quali ultime ne ha ag¬ 
giunte alcune Crifliane. Avanti tutto 
premette un breve ragionamento in¬ 
torno all’utilità , che ci recano quelli 
antichi monumenti, sì quanto alla! 
Cronologia , aH’Iftoria , e al governo 
militare , e civile , sì quanto alla pii-!i 
ricà della lingua latina . Dà lodeaii 

. .■> rac- 
-v | 

(a) l.£. 
(b) Spccim, Rei Ntwmar. Tab.V. 
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raccoglitori delle medelime , tra t 
quali vanno più rinomati il Gruferò, 
il Reinelio , e’IFabretti, come trai 
più antichi il Mazochio , l’Appiano , 
e ’i Panvinio *. Al qual proposto 
accenneremo qui di palleggio >che in 
Italia affai prima, che altrove comin¬ 
ciò a farfene ftudio nel fecolo XV. per 
non dire nel XIV. in cui da qualche 
luogo dell’Epiftole del Petrarca ri¬ 
cavali , ch’egli nefaceffe gran conto . 
Tra gl’italiani 3 che dal 1400. lino al 
1 f 00. o poco dopo li pofero a raccorre 

iì infcrizioni antiche per varie parti 
1 non meno della noftra Europa, che 
fuori, nomineremo ifeguenti: Cirio.-- 

\co de Vi^: colli, Anconitano ; Gio* 
i\ vanni Marcanova, Padovano-, Felice 
WFelidano , Veronefe i Giulio Tompo* 
wio Leto, Calabrefe *, Jacopo detto P 
*Antiquario , Perugino 5 ^Antonio Bel* 
Ione, Friulano ; Stefano Gavotto>Sa.+ 
vonefei Franccfco libertini y Fioren- 
tinoyed altri,intorno a i quali potreb¬ 
be farli un’affai curiofa Difserta2ione> 

>lper dimoftrare i principj di quello 
itudio , che ne’ due fecoli fuffeguenti 
con tanto vantaggio delle buone let- 

C 1 tere 
! OSSERVAZIONE. * 
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èere ha continuato a fiorire . Né la¬ 
tteremo di dire, che innanzi al 1400. 
tanta era l’ignoranza delle cole dell’ 
antichità , le quali fi conferva^ano 
nelle lapide antiche, chela loro let¬ 
tura, nonché la loro intelligenza , 
come di cofa ofeuriffima, era giudi¬ 
cata difficile, e pafsava, per così dire, 
in proverbio. Perciò Brunetto Lati- 
ni y che fu maeftro di Dante , e che 
morì nel 11574. intitolò Vataffio una 
fua Raccolta , difiefa in terza rima , 
di vocaboli Fiorentini, che (a) non 
è da tutti il leggerli, c Vintenderli j e 
però nella Vita di Cola di Rienzo, 
ttritta in lingua Romanefca antica, 
fi legge tra Falere fue virtù, ch’egli 
fapeva iejere gli antichi Tataffi. Un 
bel rifeontro di quefta verità egli è 
ciò , che riferifee Lionardo Bruno , 
'Aretino, in una delle fue Epiftolc 
(cj data al famofo Niccolò Niccoli 
nel 1414. dove parlando della città di 
Cofianza , narra di avervi trovata 
ima lapida antica , da cui appariva , 
che quella città, chiamata prima-* 
Yitudura > era poi fiata detta Cotlan* 

r K* I 
(à) A. M. Salvini nelle Annotai. MSS. al < 

Pataffi ^bj lìb,\. IJatav, 1472. infoi. 
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^zdal nomcdi Coftanzo Cloro padre 
.di Coftantino (a) # ,, Nesfuno de9 

Coftanzefi3 fcriv egli > fa leggere 
ì>, quefta tavola; ed è opinione del 

volgo , ch’ella fìa un cotal fannia- 
» rio di fomma religione. Le don- 

nicciuole pertanto , e l’altra igno- 
rànte turba ftrofinandovi foprale 

,, mani, e quindi regnandoli la fron- 
•!« te , ne han tutte quali le lettere 

cancellate : avvegnaché quivi lie- 
no deferitti non i nomi de i San- 

C 3 „ ti 

(aj De Confanti a antiquitate} & origini 
currifApe a quìbusdam civibus qu&Jìjfem 9 
nemo adbuc mihi occurrit, qui vel avi fui 
nomen y &.memoriam } neditm urbis 3 te¬ 
nere videretur . Ego cum diligentius per- 
fcrutarer, tabularti inveni mar more am 3 
vetufias litteras continente») y ex qtiibus 
apparet a Conjlantio Confi ant ini patte 3 
qui a Diocletiano} <& Maximiano CAfar di¬ 
ti usefi, hanc urbem nomen cepiffe} cum 
trias Vitudura nuncuparetur . Hanc ta¬ 
bular» nemo Confi ant ienfium legetefeit $ 
tenetene vulgus opinio effe fan ètti ariani—a 
quoddam precipua relìgtonis. Ita mulier- 
chIa , po cAtera imperita turba fucandis 

C leggi ‘‘fricandis ) per eam manibus, 0* 
ad faciem refricandis f quelle ultime pa¬ 
role mancano nella ediz, di Balilea del 
1S3$* in 8.) )am litteras pene totas exifa¬ 
bula deleverunt : cum tamen ibi /cripta 
fint f non f %nbtorurn Chrifii} /edper/ecato4 

rum ChrifiianAfidci nomina. 
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cidi Cri fio , ma quelli de i perfe- 
„ cutori della fede Criftiana . 

ii Sig. Abate Vignoli non ha efpo- 
flemidamente al pubblico le fue inf- 
crizioni « Ha illuftrato con brevi, 
ma fugofe note , quelle, che gli fon 
partite pia degne di particolar riiief- 
ftone , Come di quelle cole non è pof- 
lìbile ii dare un’eftratto , che in tutto 
appaghi , llimiamo miglior partito 
rimetterne i curioft alla lettura deli* 
Opera 5 che fceglierne alcunepoche r 
le quali forfè non farebbono a gufto 
di ciafcheduno > e qui ballerà folo ac¬ 
cennare , che anche in quella parte is i 

Autore ha pienamente il fuo giudi¬ 
zio , e’1 fuo buon gufto dimoftro • 
Noteremo altresì di pafsaggio, che in 
molte di quelle infcrizioni trovali ! 
qualche veftigio della volgar lingua 
latina, che poi è divenuta tutta Ita- , 
liana ^avvertendo,che sì fatte corru¬ 
zioni molto piu fpefso s’incontrano 
ne i monumenti delle perfone dozzi¬ 
nali , e private, che in quelli de i per- 
fonaggj nobili, e qualificati : onde il 
veder nelle primeguafta ediftrutta la 
purità della lingua latina non è tanto i 
vizio dello /cultore, quanto della-, , 
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confuetudine popolare e comune ? 
Eccone alcuni rifcontri. 

Il CT de i Latini vedefi voltato in 
due T,fecondo la noftra maniera.Così 
quel Marco Giulio Attico della Tri¬ 
bù Voltinia vien nominato Vraefetto 
Frabum in luogo di Trafetto Fabrunu 

Spefsofpefso mutavafìil dittongo 
AE nella femplice E, trovandoci ferie- 
to Edilis in luogo di JEdilis , Femine 
per Femina, Que per Qua, e così al¬ 
trove frequentemente. 

Alcune volte la lettera C fi trala- 
feia, come Sàntiffima per Sanffijfim<&; 
e fi omette anche la N 3 come Me fi bus 
per Menfibus. 

Nel fine della parola fi lafcia fpef- 
fo la confonantej com e^inno > e %Anniy 
in vece di ^Annos * e *Annis : Così’ vixi 
in luogo di Vixit; Monimentii in luogo 
di Mon imeni um, ec. 

Sederi, che fi legge in luogo di Sex- 
decim , è tutta Italiana $ e tale ancóra 
fi è Herede in vece di Heres. 

La I nel fine della voce fi muta in 
E , come Benemerente per Benemerenti5 
J{ccordationes in vece di Becordationis> 
ec,. 

Due volte leggefi fcritto Idus Ve- 
C 4 braviate 
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brarias, che dovrebbe dar Februarìaù 

Sen podoinvece di Sine fi accoda 
molto ai Sen^a degl' Italiani $ alcuni 
de’qualil’ufaronoanticamente: cosi 
M. Odo delle Colonne , da Melfina, difi- 
fe in una fua Canzona, che fi legge-* 
nella Raccolta deH’Allacci (a ) : 

^Ancidela fen fallo. 
Di tutte quelle cofe poflòno ritro¬ 

varli infiniti efempj, non meno che 
di moltiffime altre anche più notabi¬ 
li, nelle gran Raccolte del Gruferò, 
e degli altri chiarifiìmi Collettori 
d’infcrizioni antiche , badando per 
ora il già detto al nodro propofito : ai 
che aggiugneremo la relazione di 
quella lamina di bronzo , elidente nel 
muféodei Sig. Marcantonio Sabatini , 
intendente quanto chi che fia della-* , 
erudita antichità, e prodotta dal no- j 
flro Autore a carte 335?. co’ medefimi 1 
rozzi caratteri, co’quali ella è vera¬ 
mente defcritta, i quali non tanto fo¬ 
no i fegni della fua antichità, quanto 
ne è fimilmente la barbara ortogra¬ 
fia , che dei primi tempi dellalatina 
favella rifenteli. M■ Mindios. L. Fi.T. 
Condetiof. Va. Fi. fidila . Vicefma . 

(%) Foèt.Ant.p.joi, 
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Tarti. oipolones . Dedtri: la quale an¬ 
drebbe fcritta più latinamente: M. 
Mindius L. F. P. Condetius Va. F. ^4edi- 
les . Vigefmam. Partem . pollini * 
De de re. 

. i ' i 

< ARTICOLO III. 

Jnflitutioncs Tbeologicse antiquorum 
Patrum, qu* aperto fermane expo- 

breviter Tbeologiam five tbeo- 
reticamfivc pratlicam . Tomus L 
compleffiens fecundum ordinem tem- 
forum opufculatum latina, tum grse¬ 
ca , aditum januamque patefa- 
cìunt ad Fcelcfìafiìca dogmata.ì^pmse 
ex typograpbia Saerse Congregationis 
de "Propaganda Fide, 1705). /» 3. 
pagg. 27 y. fenza la prefazione . 

Tomus li. compieffens nonnulla opujcu- 
la tum latina, tum Grate a tertii 
& quarti /acuii a Cbrifio , maxi¬ 
ma ex parte pratica ex verbo Dei 
{cripto • Ibidem 1710. in 3. pagg. 

f43 

SArà difficile , che ci ha alcuno si 
leggermente verfato neli’Eccle- 

iìailiche antichità , cui non Ila noto il 
C 5 nome 
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fìomc del P. D. Giuseppe-Marià 
Tommasi , Sacerdote Teatino, ce¬ 
lebre per li cedici rituali , e liturgici 
da lui dati alle (lampe-, e di necefifa- 
rie prefazioni , e avvertimenti illu¬ 
strati . Or quello illuflre Autore tut¬ 
to intefo a promovere la pietà , e Io 
(Indio degli antichi Padri , veri do¬ 
po (i tari della buona, e ficura dottrina 
teologica, fin nel 1701. pubblicò irt 
Roma per mezzo delle (lampe del 
Corbelletti un opufcolo di quattro 
fogli in 4. intitolato : lndìgiilus lnfìi- 
tutìcnum Theologicarum yeterum TVi- 
truffi > indirizzandolo al P. Mabillo-* 
ne , per la conformità del pio vivere*, 
e degli ftudj, fuo intimo amico, (pe¬ 
stando, che.egli 5 o i fuoi Monaci dii 
S, Mauro prendelfero a far la raccol¬ 
ta degli opti (coli de* Santi Padri, il, 
piano della quale ivi egli difegnava ,k 
moilrandone Timportanza con. uru*. 
grave , e nobile ragionamento intor,-. 
no alla Teologia fuftajiziale , e non* 
inutile, ne. litigiofa Ma veggendo 
ite a voto le. fu e fperanze per laanorte; 
del Mabiiione,. e. nutrendo una tanta4 
premuta di vedere almeno incominr 
spiata una fimil raccolta per lo bene 

clic.. 
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che fi figurava doverne nafcere alla-, 
gioventù , che vuol darfi agii ttudj 
facri, ha deliberato egli ttefio, ben*» 
che aggravato dagli anni, e dalle fati' 
che , di darle principio . Quindi è, 
che l’anno 1705?. egli raccolfe il To¬ 
mo I. nel quale inferr i preliminari 
della Teologia cioè Tertulliano de 
Tr&fcriptionibus , due Orazioni di 
S. Gregorio Nazianzeno , e l’aureo' 
Commonitorio di Vincenzio Lirinen- 
fe . Siccome il P. Tommafi non ha al¬ 
tra mira, che di giovare al profilm©,, 
ed alla Chiefa , non ci ha pollo il fuo 
nome per atto di modeftia j e perchè 
brama d’infiammare altrui alla lezio¬ 
ne de i nudi tetti-, non ci ha voluta» 
porre niente del fuo. In vece di pre¬ 
fazione ci fono alcuni luoghi infignil 
di Sommi Pontefici, etra quelli due: 
lettere inedite di Gregorio IX. alia_». 
CJniverfità di Parigi contraigli abufh 
nelTinfegnare la fcienzat teologica. 
Quello, che vi è del P. Tommafi, fo«- 
no alcune brevi,e rare note ad alcuni* 
luoghi de i medefimi tetti, chea pri¬ 
ma viftapajono duri:, o difficili, dà: 
lui fatteacciocché Mettori non in¬ 
ciampino in leggerli-, ma quelle pu- 

C 6 
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re da hii fon fatte con le parole al¬ 
trui . Ne daremo qui qualche faggio* 
affinchè firiconofcail giudizio, eia 
prudenza del P. Tommafi. 

p. Nel Gap. XII. delle Trefcri^ioni di 
Tertulliano fi leggono quelle parole: 
Iberno inde infimi potefl > unde deflrui- 
tur > nemo ah eo illumìnatur 5 a quo 
Contenebratur.W P. Tommafi avverte > 
che per quella illuminazione fi dee in¬ 
tendere il battefimo, e in conferma 
di ciò allega S. Agoftino contra Tar- 
menianum lib.i. cap.i 3. e nel lib.4. de 
haptifmo capp.i 1.1 2.13.14.15.10.17, 

Nell’Orazione di S.Gregorio Na- 
zianzeno , intitolata de moderativne 
in difp ut ationi bus ferrando,, fi leggo¬ 
no quelle parole : Terram fuppofuit3 

aut etìam fkperpofuit . 11 P. Tommafi 
accenna la chiofa d’Elia Cretenfe , il 
quale fcrifie , che il Nazianzeno par- 
lòcosi, perchè la Terra è fotto ogni 
cofa , e tiene l’infimo luogo . E* poi 
foprappofla per efiere fopra il mare in 
riguardo ai montile a i colli. 

Altrove: Terram cum mente,men- : 
tetn cumfpiritujunxit. Si nota che-» i 
Elia , Spiritum hoc loco noti modo ho- i 
mìnis fpiritum ? [ed etiam Spiritum \ 

San- 
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Sanftum non mcommodc intelligi pofie 
confiti 

In altro luogo: Tu majus ali quid P-1^ 
faiuto qu&ris , riempe alterius vita glo¬ 
ri am <& fplendorem. Si avverte, che 
per falutis vocem extnmum beatitudi¬ 
ni s gradum > <& inumarti in cosiefiìs do¬ 
mo Tatris manfìonem > per gloriarti ve¬ 
ro atque fplendorem excellentìus ac 
fplendidius coelefiis glori# pramium ac 
rnercedem intclligerc videtur , fecondo 
S.Paolo i. ad Corintbios 21.16. e S. 
Giovanni Crifoftomo nell’Omelia 8. 
de penitenti a , eneli’Omeh'a iz. in 1. 
ad Corimb. 

In fronte al Tomo lì. vi è un Indi¬ 
ce degli opufcoli, che deono edere 
ne* fegucnti volumi, e vi precede la 
nota di quanto abbraccia il mcddl- 
mo , cioè il Libro III. di S. Cipriano 
ad Oli ir inani, le cofe Àfcetichcdì S. 
Bafilio Magno > de Judieio Dei de! 
medelimo , de vera & pia fide> e i Mo¬ 
rali pure di S.Rafilio . Si avverte,che 
dovrà effervi un Indice generale di 
tutte le fentenze diflribuite fìftema- 
ticamente fecondo il metodo di Pier 
Lombardo o della Somma di S. 
Tommafo* 
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l^on pojjè in Ecclefia rem Itti eli qui 
inDeum ddiquerh .O(Terva il P.Tomr 
mali, che quivi S. Cipriano parlai 
delle beftemmie contra lo Spirito 
Santo , e delle gravidime fcelierag- 
gini contra Dio : le quali lì chiama¬ 
no peccati irrem ijjìbili y perchè a co¬ 
loro ,, i quali precipitano in quelF 
abiffo , Iddio fuol di rado concedere 
i rimedj della penitenza, la quale-* 
rimolfa , non: polTono al peccatore 
elTer rimedi i peccati. Però qualora 
Iddio Dat iìlis punitemi am , come 
parla S. Paolo nella Lettera II. a Ti¬ 
moteo cap. z. in tal cafo admittendus; 
e. fi piangentium gemitus , & pmitert~ 1 

ila fruffus dolentibusnonnegandus^zT* 
chèTcome dice S. Cipriano nella-» 
Lettera: ad Antoniano contra Nova- i 
ziano , invenìmus a pmitentia agenda j 

TqjsMiT^EM debere probiberi : & de¬ 
precanti bus atque exor antibus Dominit \ 
mifericordiam 5 jecundum quod illi mi- , | 
fcricors &pius efi, per Jac.crdous ejus.: •: 
pactempof]e concedi... 

Teniamo avvito, che ai predente, 
ftialì Rampando il Tomo 111. di qiie- 
fta divina collezione , la quale meri¬ 
ta 1q benedizioni , e gli appi a ufi di I 

chiun* 
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chiunque ama la vera Teologia de* 
Padri antichi con quella femplice e 
nuda faccia , che ad ognuna fi lafcia 
veder volentieri , cioè fi fa intende- 
re facilmente lenza mendicate attra¬ 
zioni e ritrovamenti di raggiri di 
parole fproporzionate a dilucidare, e 
a fpiegare una feienza reina di tutte 
le altre y la quale è diretta a pafeer la 
mente, e a far battere il petto . Se s5 
introducette quefta collezione nelle 
fcuole , obbligandoli i prefettori a 
Jfpiegar quetti tetti, in vece di detta¬ 
re i proprj fcritti , fi fcanferebbono 
tutti quei pregiudizi ,. che nafeono 
dal dettare : contra il qual ufo per- 
niciofoaìla gioventù per molti capi 
par.Ua lungo il Toledo nella prefa¬ 
zione alla Tua Tifica* e. Antonio Ric- 
cobuono nel fuo degno libro t/e Gym- 
nafioVcktcenino lib.4. capa 6. pag. 103, 
ove racconta, qualmente i Proiettori, 
di,Padova fioppofero, a chi tentava 
d’introdurre.tal pefte in quella. XJqU 
Y&rfità... 

ARTIr* 
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ARTICOLO IV. 

IfloYÌa Maturale del Monte Ve/uvio > di- 

vijata in due libri» Di Gaspare 

Paragalio , Avvocato T^apoli* 
tano . In Tripoli \ nella ft(imperia di 
Giacomo Brillard > 1705.in 4*PaSS* 
42^, lenza le Prefazioni. 

I. T ’Autore di queft’Opera eferci- 
I j tò lodevolmente nella città di 

Napoli , fua nobiliilìma patria , la 
profeiHone legale . Fin fotto il go¬ 
verno del Duca di Medina-Celi me¬ 
ritò d’efler promoffo alla carica di 
Avvocato Fifcale nella Regia Udien¬ 
za della Provincia di Bari ; e dopo il 
fuo ritorno alla patria y ripigliato il 
fuo primiero efercizio 5 rÉminentif- 
iimo Cardinal Grimani, Viceré di-i 
gniffimo di quel Regno, al quale non 
meno, che a tutta la Crifliana Re- 
pnbblicaè flato immaturamente dal¬ 
la morte rapito , mollo dalla virtù, e 
dalla fama di lui, volle in ogni mo¬ 
do > ch’egli accettale la carica di Au¬ 
ditore nella Regia Udienza di Co-: 
lenza 5 che tuttavia in oggi e’foftiene. 
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Le Incombenze di quelle importati* 
ti dime cariche a Iuicommefie lo han¬ 
no difìolto dal por ('ultima mano a di- 
verfe Opere incominciate , e princi¬ 
palmente alle fne dotte xAnnotaborti 
l'opra le jQuiflioni xAnn'weffarie di 
Fraucefco Duareno , che , fecondo il 
teftimonio di perfone degne di fede > 
che le han vedute, meriterebbono, e 
per la profondità della dottrina, e per 
la varietà , e fceltezza delFerudizio- 
ne, di efler date alla pubblica luce . 

Non d è però il nofìro Autore fer¬ 
mato nel folo efercizio,e diletto dell5 
antica Giurifprudenza. Unì a quella 
lo (ìndio delle buone lettere, e quel¬ 
lo in particolare delle matematiche , 

e della migliore fìlofofia. Diede egli 
pertanto alle (lampe d ri l’anno i£8pw 
un dotto Ragionamento intorno alla ca¬ 
gione de'tremuoti (a), prefone motivo 
dall’orribile tremuoto , che l’anno 
innanzi a i cinque di Giugno aveva sì 
notabilmente fcodfa , ed afflitta quel¬ 
la città , ed altre parti del Regno. 
Anche il libro , che ora ci porge oc- 
cadone di favellare di lui, conferma 
Tuniverfale concetto , che già d era 

fot- 

(a ) Nap. per Cero uhm Fafide, 1689. 4» 
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formatodel fuofapere . lì Sig. Carlo 
Sufànna'ì uomo,cosxcelo rapprefenta 
l’Autore di quello libro (a), cC ogni piu 
efqaifita letteratura e d'ogni fcknga piu 
ragguardevole fornito, nella prefazio¬ 
ne di queil'Opera ci avvi fa, che que¬ 
gli Jafcrilfe in occafionedelPincendio 
del Vefuvio avvenuto l’anno 1694. 
dove e di quefto e delle file cagioni va 
fìlofofando alla ftefta maniera , fe 
,, non fe quanto le ftelTe cofe, che ca- 

gionano e i Tremuoti, e gl’Incendj, 
33 diverfamente operano nelle fpazio- 
,3 fe atre, e chiufe caverne 3 ed in-. 
33 luoghi, ove poftono aver libera P 
3,ufcita. 

Innanzi di venire alPefamina di 
quell9Opera , premetteremo più co- 
fe 1. Chefe bene l'Autore non la di- j 
vulgo 3 che nel 1705. l’aveva nondi- I 
meno intraprefa nel 165*4. fenza aver 1 
poi comodo e tempo di ripulirla, e : 
Hampark. 2. Che egli avendola divifa . 
in due libri 3 nel primo ci dà come-* 
una ftoria naturale del Vefuvio, e tut- I 
to ciò, che di vero e di favolofo in di- « 
verlì tempi n’è ftato fcritto j e nel fe- ■ 
condo ce ne fpone la ftoria flofofica^sì 1 

00 pag. 16$, 
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per quello che ne riguarda g rincend j, 
e le lorqleagioni * si per quello che-# 
ine riguarda gli effetti.3. Che tanto nel 
fuo Trattato de i Tremuoti, quanto 
in quello del Vefuvio egli ha uno Iti¬ 
le colto , e naturale , fe non in quan¬ 
to alcuna volta lo rendono afpro alcu¬ 
ne maniere di dire e di fcrivere non 
molto in ufo, e che pajono anzi affet¬ 
tate , che fceìte: del qual difetto vien 
comunemente notato anche il celebre 
Lionardo di Capoa > e quegli della^» 
fua fcuola. 

II. V Iftori'a del Monte Vefuvio C.I 
incomincia da i var-j nomi 5 che gli P-1 
Scrittori gli han dato. Lesbìo , fecon¬ 
do Galeno, fu detto da i popoli Lef- 
bj, che quivi abitarono .. Del nome 
di lesbìo ì o di Beshio 3 non lì adduco¬ 
no , quanto all’origine » fondamenti 
autorizzati da tetti monj, degni di fe¬ 
de . Le derivazioni de i nomi delle-# 
città x e de i paefi per lo più fono favo- 
lofe 5 od incerte . Bebio corrottamen¬ 
te lo appellò Sifilino . Vejubio lo ditte 
Svetonio, forfè per la grande affinità, 
che pacava nell’antica lingua latina-# 
tra le due lettere, B,ed V confonan¬ 
te i e WfevQ lo chiamarono, i poeti per 

acca- 
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accomodamento de! verfo * Cosi lo 
chiama Virgilio nei IL della Geor- 
gica : 

Talis diveserat ( aj Capita} & vi¬ 
cina ? e/evo 

'’Hplajugo , ec. 
Colla qual’ occafione rammentali , 
quanto riferifce Aulo Gellio ( b) in 
quello propofito > cioè, che Virgilio 
sdegnato coti que’ di Nola , perchè 
gli avellerò negato di trafportar l’ac- 
qua in certi Tuoi poderi , togliefle la 
parola dai verfo, c vi follituilTc 
Ora: il che pure accenna Servio gra- 
matico, dicendo, che Virgilio sde¬ 
gnato per avergli i Nolani ricufato 
di dargli albergo , non nominalfe la 
città di Nola efprelfamente in quel 
.verfo ( c ), ma folo la circofcrivelfe : 

Et qnos malifera defpettant moenia 
Bella: 

mettendovi Bella in vece di J^ola « 
Comunque fiali la cofa , che tuttavia 
non è certa , ejche nulla fcema di pre¬ 
gio al vero onore di quella città , nel¬ 
la quale fono in ogni tempo fioriti 
yomini favj, e letterati, tra per que¬ 

llo , 

CO I migliori tetti leggonoiTalemdivcs 
&rati£c. Cb)/-7. r.ao. 00 &neid. VII» 
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fio, e per aver i fuoi cittadini negate» 
pure l’albergo al celebre Gioviano 
Fontano , vennero notati dalSannaz- 
zaro con un fiero Epigramma, che P*# 
dal noftro Autore vien rapportato : 
dopo di che e’patta a dire, che il 
Monte prete il nome di Vcfuvio dalle 
fue fiamme, «, giuda il parer del 
Capaccio, Vefuria> favilla dicantur. 
Oggi più volgarmente egli appellati 
Monte di Somma : della qual denomi¬ 
nazione è varia , fecondo la varia opi¬ 
nione degli Scrittori, l’origine > altri 
riferendola alla fua fomma altezza 
altri a Sommone, che vuol dir Pluto¬ 
ne , Dio dell’Inferno , e del fuoco ; al¬ 
tri alla fua fomma fertilità; ed altri 
finalmente al Gattello di Somma , 
pofìo vicino alle fue radici j il quale 
però egli è incerto , fe potta aver ri¬ 
cevuto dal monte, o dato ad etto tal 
nome . 

Seofcuraè la denominazione del 
monte Vefuvio , molto più ancora n’c C.IL 
ofeuro il nafeimento, e l’origine .P*8, 
Trai monti non v’ha dubbio, che al¬ 
cuni ne furono creati col mondo: al¬ 
tri fe ne formarono da’tremuoti, e 
dalle accefe efalazioni fotterranee\ 

e mol- 
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e molti pure fe ne poterono ingene¬ 
rare dagliammaffamenti della mate¬ 
ria, che feco portano Tacque. Ma 
quelli , che fono bruciati, come il 

-Mongibello, e’IVefuvio, nafeono, 
fecondoii noftro Autore, dagl’incen- 
dj „ inperciocchè eflendo oltre mo¬ 

lo. „ do crefciuta la forza, e il dilatali- 
„ te movimento degli accefi mine- 
,, rali quivi chiufi fotterra , forze, 
„ che alla fine movendo i cremuoti 
,3 fendano la fopraftante terra , e 
3, caccino fuori grandifiima quanti¬ 
ci tà di cenere, pietre , arene, efol- 
3, fo, di cui viene il monte a for- 
,3 m arfi• 

Ma perchè non paja il nafeimento 
del Vefuvio trattoanzi dalla filofofia, 
chedalTiftoria, il Sig. Paragallo dà 
forza al la fua conghiettura col riflet¬ 
tere , che quel monte domina libero 
e folo le circonvicine pianure j che 
tutto quei tratto di paefe è fiato Tem¬ 
pre copiofo di bitume, e di folfo , e di 
altri minerali *,cheque’ luoghi venne¬ 
ro appellati Campi Flegréì, col qual I 

. 11. nome folcanogli antichi Greci dino- ì 
tar quelle terre , che in alcun tempo 
bruciarono; e che da’Latini furono 

detti 
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detti Leborii per riguardo della loro 
fecondità , recandone il teftimonio 
di Plinio, ed efaminando con quella 
occaGone due paflfaggj di Strabone , e 
di Diodoro Siciliano . Sono prova fi- 
milmente dei minerali del monte le 
acque calde, che d’intorno vi tergo¬ 
no ,* le mofete , che alle falde vi na- 
feono,* e gli fpeffi tremuoti, che vi 
fi fanno fentire . E perchè Urano non p. if* 
paja , che un monte da sì fatte cagio¬ 
ni abbia origine , fc ne rapportano 
efempj di alcuni nati da tremuoti, e 
riferiti da gravitimi Autori : anzi fe 
ne reca uno non molto di tempo lon¬ 
tano, cioè quello del mente movo > 
che ingombrando tutto il lago Lucri¬ 
no , famofo un tempo per la pefeagio- 
ne deli’oftriche , nacque improvvifa- 
mente la notte de i 19. di Settembre 
nell’anno 1 f nel la città di Pozzuo- 
lo. Quindi lì palla a dir qualche cofa p. 17. 
anche del monte Gauro * detto in og¬ 
gi monte Barbaro* forfè per la dimo¬ 
ra fattavi da i Saraceni , dopo aver 
difoiato tutto all’intorno ilpaefe : il 
qual monte gittò anch’egli antica¬ 
mente le fiamme , avendotene un_* 
gran rifeontro nella fua concavità» 

ch’è 
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che tanto profonda , quanto è‘l’al¬ 
tezza del monte. Per quella ragione 
flimafi edere avvenuto lo (ledo dei 
monte degli Strimi > o degli ^Ajìrnni> 
podo tra Napoli, e Pozzuolo, e ri¬ 
cordato da Bartolommeo Facio(B4C70 
per errore Ha nella (lampa) nel libro 
dei Gelli del Re Alfonfo. 

p.20. Ma ripigliato il ragionamento in¬ 
torno al Vefuvio, dice l’Autore,che 
per aver quello monte nudritidn dal 
fuonafcimento gl’inceadj, dagli an¬ 
tichi Gentili gli fu attribuita la divi¬ 
nità : onde in un marmo ritrovato a 
Capoa (i legge 

I O V I 
V E S V V I O 

. S A C 
E forfè la fua divinità fu de-nomi- i 

nata Giove dallai fomiglianza , che 
hanno le fiamme di lui colle folgori, 
che fono la propria arme di quello «J 
E però gli (ledi Gentili favoleggiaro¬ 
no , che Vulcano fabbricade i fulmi¬ 
ni a Giove nel monte Etna, e nelle-», 
prodime (fole •, e chiamarono Hìera » \ 
cioè Sacra quell’Ifola , che furfe d* 
improvvido incendio nel m4r di Sici¬ 
lia, (limandoeglino, che. ne’fuochi 
v- - - - -- * g» 

fot- 
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fotterranei qualche divinitàrifedette,; 
Quindi è, che anche il folfoda loro 
fu detto Divino 5 e le acque calde ven¬ 
nero credute Sucre al pari del fulmi¬ 
ne : fopra di che varie erudite otter- 
vazioni (i fanno dal noftro Autore, al¬ 
quanto dal foggetto fuo diparten¬ 
doli . 

Patta egli dipoi alla defcrizione delC.IIL 
monte pofto nelFultima parte orien¬ 
tale della Campagna di Napoli,e otto ^ 
miglia lontano dalla città . Il fuo gi¬ 
ro è in circa di 30. miglia , e la fua 
altezza di tre. La cima nè come di- 
vifa in due punte. Dalla parte Au- 
ftrale, dove il mare e’riguarda, la 
pianura è Aerile, e d’alti fatti coper¬ 
ta: ma le fue falde fono fertili , e 
coltivate . L’altra parte del monte, 
non mai danneggiata dalle fue fiam¬ 
me , è molto piu fruttifera, e dilet¬ 
tevole . L’aria vi è falubre? ed utile 
a molti mali, e fpecialmente per la 
tifichezza . Fu ne’tempi addietro af¬ 
fai frequentato per li Sudatorj, foliti 
cavarli nelle buche fue fottcrranee. 
La polvere, che pretto le fue radici 
li raccoglieva, non meno di quella 
di Baja era in gran pregio tenuta *, e4 

Tomo V» D ufo 
» 
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ufo fe ne faceva nelle fabbriche : on- 
P- 34 de fcrivcil Pontano, che Coftantino 

fe fin da Baja condurne le navi cariche 
per riedificare la gran città di Bifan- 
zio , alla qual poi diede il fuo nome. 
Diefia ragionano Plinio, Sidonio,e 
Vitruvio , Pultimo de’quali moftra , 
che ella mefcolata colla calcina rende 
l’edifizio più fermo , mafiimamente 
quando egli fia piantato fott’acqua : e 
ciòperlifuoi minerali , chela ren¬ 
dono attaccaticcia , e tenace. 

CIV però fi è in oggi l’afpetto del 
monte, non fu Tempre ne’ fecoli ad- 

p.gj, dietro. I Tuoi molti incendj glielo 
cambiarono in varie guife . Da prin¬ 
cipio egli da ogni parte ugualmente i 
innalzandoli , terminava in una acu¬ 
ta, ed altifiìma punta . Al tempo di i 

p.$6. Tiberio , per rapporto di Strabone , 
la fua cima per la maggior parte era 
piana. Sotto AleflandroSevero, ri-I 
ferifce Dione, che fopra vi fi vedea 
una valla caverna , cavata a forma di | 
Anfiteatro , il che accadde dopo il i 

memorabile incendio, che ne fcop- ! 
piò fotto l’Imperio di Tito. A i tem- i 
pi di Giuftiniano , narra Procopio , 
che quella caverna, già perduto Taf. 

petto 
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petto di Anfiteatro 5 rapprefenrafie 
una profonda voragine. E in guifa_. 
poco ditfomigliante ce io deferivo an¬ 
che Zonara , e più vicino a’noftri 
tempi ne’fuoi poemi il Pontano . Di- 
brutta col progrefifo degli anni da i 
nuovi incendj la efteriore fommità 
del Vefuvio, parve, chV rimanere 
quali in dfie monti divifo . L’incendio 
dei 1631. abbafsò ftranamente la ci¬ 
ma più meridionale quello del 16So. 
fe (urgere in mezzo la bocca di que¬ 
lla cima un altro picciolo monte , che 
da principio all’altezza di due uomi¬ 
ni a gran pena aggiugneva i ma in_^ 

a poco a poco crefciuto avanza 1* 
altra cima del medefimo monte. 
Eguali mutazioni fi fecero di tempo 

; in tempo nel Mongibello, delle qua- p‘^ 
li ci va efattamente il noftro Autore "" 
informando. 

Con la medefima diligenza tratta c v 
egli nel Capitolo fufieguente intorno 
alle antiche enuove caverne dei Ve- f,4ìj 
fuvio. Quefie non furono Tempre le 
ftefle : poiché da un paflaggio di Flo¬ 
ro fi ha, che Spartaco gladiatore, ri¬ 
bello de’Romani, effondo afifediato 
nel monte, dove con molti fervi fu- 

L) 2 gitivi 
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gitivi erafi ricoverato, da Godio 
Glabro, per alcune cavità calatoli 
nafcofamcnte fino alle falde di elio , 
affali d’improvvifo Fefercito de* Ro¬ 
mani, e lo ruppe. Quelle molte fue 
cavità confumate poi dalle fiamme , 
che andò il monte di tempo in tempo 
efalando , in una fola e fpaziofa ca¬ 
verna fi unirono . Altre dipoi fe ne 
aperfero nuovamente , delle qqadi F 
Autore ci rende conto $ e quindi paf- 

jCVI.fa à difcorrere in altro Capitolo del¬ 
la fertilità del Vefuvio, famofo per 
li fuoi vini , lodati nel corpo delle-# 
Leggi in più luoghi. Il fuo Greco tra 
quelli cl più rinomato, diverfo pe- : 
rò dal Falerno, comechè alcuni, pref- 1 
fo il Rodigino,quello con quello con- i 
fondano. Con quella occafionc ricer¬ 
cali, fe Falerno, da cui prefe il no¬ 
me un tal vino , foffe monte , o pur 
campo *, e benché a favore della pri¬ 
ma fentcnza fianfi dichiarati il poeta j 
Marziale, e’1 gramatico Servio, pu-, 
re per la feconda milita con più forza ; 
l’autorità di Plinio, di Polibio, e di; 
Livio. Si dà quindi una defcrizione: 
di quelli luoghi, e mollrafi l’eccel¬ 
lenza del Falerno fopra gli altri vini 

sìper 
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si per la fua qualità , si per la fua du¬ 
revolezza, onde fu detto immortale , 
e Opinaiano :il qual nome traSs’egli da 
L. Opimio, nel tempo del cui Conso¬ 
lato e’fu riporto ne’vafi, e per lungo 
tempo Serbato: onde Petronio Arbi- 
nolo chiamò vino fin di cent’anni: 
Ealernum Opimianum annorum cen- Eturn - Pregevoli, quanto il vino, fu- 
rono fimilmente fuve del monte Ve¬ 
suvio , e quelle in particolare, che; 
furon dette Gemelle , cosi chiamate , 

, per avvifo di Columella, perche dop-' 
[ pieSoleano nafeere quivi, come pu¬ 
ri re ne’colli di Sorrento , il cui vino, 
:i detto E^uano , è celebre] finalmente 

gn o».* . 1 irti napoletani 9 

jdetti viminei, fiproducevano altresì 
nnel VeSuvio, e forSedalfuve gemelle 
«rammemorate . Ne di foli vini era 
ti fertile quefto monte. Virgilio ne lo- 
ida-folio, e’1 formento : Golumella 
i cavoli $ ed altri autori e i paScoli, e le 
frutta, e le piante, e le altre cofc 

«nonmeno dilettevoli all’occhio, che 
necefiarie alia vita. 

Ma donde nafea la fertilità del Ve-Cvi?. 
fuvio, none si facile da intenderli. * * 
Il nortro Autore disaminandone le_* p#$gt 

D 3 cagio- 
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cagioni , dice , che Strabone fu dì 
parere 3 ch’elia folle prodotta dalle 
fue ceneri {leffc , fegufeo in quella-^ 
credenza da Cadìodoro 5 e da altri, 
ma che niuno andò invelligando, co¬ 
me quelle ceneri potefsero cagiona¬ 
re sì fatta fertilità. Sopra di ciò mol¬ 
to bene e’conlìdera 5 che le ceneri 
gittate dal monte, oltre alle particel¬ 
le fulfuree, e òituminofe, delle qua¬ 
li fono fornite , hanno parimente in 
jfe una gran copia di fale armoniaco*, 
«tanto le particelle fuddette , quanto 
quello fale armoniaco danno una vir¬ 
tù fecondatrice alle mededme ceneri : 
fparfe per la vicina pianura . Che i 
fall giovino ai min imeneo, Jo etimo- ! 
lira nelle piante , le quali crefeono 
principalmente oda i fali fublimati 
dal letame degli animali, o da quelli 
cftratti dalle {lede piante bruciate , o 
finalmente dalla fileggine de’cammi¬ 
ni, e anche dallaviva calce, come 
dal gran Malpighi fu eccellentemen¬ 
te oifervato. Ora l’unione di quelli 
fali co’fughi, che la terra tramanda, 1 

e che le piante ricevono, fon la ca- ì 
gione del loro nutrirli, e del loro ere- ì 
fcere; il che come lì vada facendo,? 

ilno- 
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dlnoftro Autore c’infegna, filofofan- 
idoci fopra profondamente ; e facen- 
ido inoltre vedere , che que’ meded- 
mifali, che rendono le piantefecon- 

ude> danno fapore alle frutta, che 
quivi nafcono, e che le particelle ful- 
furee delle arene del monte concor¬ 

ri rono a dare quel vivace colore , che 
nelle frutta mededme fi ravvifa. 

E curiofo il ricercamento , che facviiì. 
l’Autore nel fulTeguente Capitolo , 
delle antiche, e delle nuove Città, e p.8j, 
degli altri luoghi podi intorno al Ve- 
fuvio. Tra quefti mette in primo luo¬ 
go la città di deferì, già dtuata alle^* 
falde del monte , da quella parte, fe¬ 
condo il Cluverio , che verfo Capoa 
riguarda . Penfail Pellegrino,che da 
lei abbia prefo nome la famiglia Vefe- 
ria» della quale d fa menzione nel 
marmo feguente. 

D. M. S 
M. VESERIO 
M. FIL. PAL 

IVCVNDI ANO 
PRAEF. FABRUM 

ADCENSO.VELATO 
PROC. A L 1 M. VIAE.FLAM 

ÌIVIR. DESIG 
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MATER. 
Dopo quefta ricordali l’antica città 

di Ercolano , detta da i Greci Eracléa> 
porta fra Veferi, ed iiSarno, fovra 
un picciolo promontorio , e con un 
porco aliai capace . Ella * fecondo 
Dionigi Aiicarnafleo * prefe il nome 
da Ercole fuo fondatore ma quefta 
opinione vien tenuta dal Cluverio 
per favolofa. Quindi fi parla più a 

. lungo della già celebre città di Tom* 
pei y fu la riva del Sarno, dove per 
comodo delle vicine città di Nola y di ! 
Acerra, e di Noceraeraftabilita una 
dogana aliai famofa , ficcome fu le-» 
rive del Volturno un’altra n’era aper- I 
ta per comodità de’Capoani nella_* 
città di Volturno, e un’altra ancora ! 
in Minturnoful fiume Liri per bene¬ 
fizio de’luoghi circonvicini. La città 
di Pompei , fondata anch’ella, per 
opinion di Solino , da Ercole, fu 
abitata prima dagli Ofci*, quindi pof- 
feduta dagli Etrufci, poi da i Pelaf- 
gi, pofcia dai Sanniti, e finalmen¬ 
te da i Romani. Ella giaceva noiu 
molto lungi dal mare, di un buon 
porto fornita ; e parte da i tremuoti, 

parte 
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parte dagl’intiendj del monte reftò 
miferamente aillrutta. Torà, ricor-p-102- 
data da Floro > fu anch’ella città del¬ 
lo fletto contorno , da non confonder¬ 
li però ne con Cora, neconCofa,ne 
con Taurania, come diverfi han cre¬ 
duto. Gli altri luoghi deferitti dopo 
le fuddette città fono aliai meno confi- 
derabili, ma tanto intorno a quelli, 
quanto intorno a quelle l’Autore di- 
moftra erudizione, e franchezza nel 
farne efame, enei recarne giudizio. 

Dell’acque, che intorno al monte ^*ix 
tralcarrono , non ve n’ha alcuna più 
celebre del fiume Sanzo, che prefeil^’ 
nome dai monte Saro , ondenafce,e 
da cui pure lo tratterò i popoli Sarra- 
fii mentovati da Virgilio , e da Silio. 
Quello fiume da i Greci è chiamato 
ApxKoy, forfè per le fue nocevoli 
efalazioni . 11 Cluverio, dopo aver 
emendato l’errore di Paolo Òrolìo , 
che confonde il Sarno con l’Arno del¬ 
la Tofcana , incorre in un’altro erro¬ 
re , là dove corregge Procopio, per¬ 
chè abbia chiamato il Sarno coi nome 
di Drago , dicendo , che quello voca¬ 
bolo > non meno che molti altri, fu 
corrotto da lui. Ma’l Sig. Paragallo 

D 5 difen- 
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difende Procopio dalla cenfura, e fa 
vedere , che in molte antiche fcrittu- 
re porta quello fiume il nome di Dra¬ 
goncello y di Dragone, e di Bragontéo* 
e che cosi pure lo chiama il Sigonio , 
parlando della famofa battaglia acca¬ 
duta in riva del Sarno tra Tefercito 
diNarfete, e quello de’Goti. 

CX. Comechè il Vefuvio molto prima 
dell’Imperio di Tito abbia efalatole 

p.u7- fiamme , tuttavolta il primo de’fuoi 
mcencl; trovali rammemorato in tal 
tempo da Sedo Aurelio Vittore.Quel¬ 
lo , che vien deferitto dal fìnto-Bero- 
fo , come avvenuto al tempo di Aralio 
Re degli Afllrj, e quegli altri pure, 
che innanzi all’Incarnazione di Cri- 
Ilo, tratti da limili fonti, fi narrano 
fucceduti, non dovevamo meritare 
ne confiderazione , ne luogo appref- 
fo il noflro Scrittore 9 Dopo il fud- 
detto incendio del monte fotto rim- 
perio di Tito, il quale generofamen- 
te ne riparò i danni , onde in più 
d’un marmo ne inciferoque pòpoli la 
memoria ^ altri ip.con ordine crono¬ 
logico ne va enumerando l’Autore > 
adducendo i palli degli Scrittori > che 
a lui ne fomminiflrarono il fonda¬ 

mene 
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mento*. Egli e ben vero , che in al¬ 
cuno di elfi pare, che non abbia mol¬ 
to bene avvertito il precifotempo del 
fuo avvenimento: come farebbe a di-p. 12,6. 
re, oveferive, che’l primo incendio 
folle avvenuto nel fecondo, ometterlo 
anno dell’Imperio di Tito, bisogna¬ 
va dire piu tofto nel primo > che fu di 
Roma 8 3 z. e di Crifto 7.9. ricavando¬ 
li ciò da Dione (^i), il quale avendo 
poftain tal’anno l’aflunzione di Tito 
airimperio , narra , poche linee do¬ 
po, il medefimo incendio del mon¬ 
te ? fenz’alcuna diltinzione di tempo; 
e dipoi aggiugne, che l'anno feguente 
avvenne in Roma quel notabile in¬ 
cendio i e che finalmente l’anno fuf- 
feguente, eflendo ConfoloTolItone , il 
che fu l’anno di Crifto 81. accadde la 
morte di Tito . Quefte circoftanze, 
ed altre fpettanti allo fteffo fatto fono 
molto bene difaminate dal Sig. Ciò- 
ranni Mafjon nella Vita di Vi inio il 
giovane (b) , in occafione d5 inveftiga- 
re ij tempo precifo della morte di Pli¬ 
nio l’Iftorico. Più grave sbaglio fi P-13°* 

D 6 pren- 

* OSSERVAZIONE. * 
(a) lib.66. (bj p.zb, (^fecjcj^. Sdwjlel. 170$. 

in 8, 



§4 Giorn, De’Letterati' 

prende nella cronologia del fecondo 
incendio , che fi dice accaduto fotto 
Tlmperio di Severo Vanno CCXL1IU 
Noi crederemo più tofto , ch’e’ deb¬ 
ba dirfi l’anno CCili. in cui veramen¬ 
te imperava Severo , il quale finì di 
vivere , e di regnare nell’anno CCXI. 
Il terzo incendio del monte vien po¬ 
llone/ CCCCLXXI. fotto il Confolato di 
Marciano e di Fefto $ ma quelli due 
furono Confoli nel CCCCLXX1L In¬ 
nanzi di terminare la prefente offer- 
vaziane, noteremo,che a quefl’ifto- 
ria degl’incendj del Vefuvio fi può 
aggiugner quello , che vien ripofto 
dal Cai vi fio (4) nel DCLXXX1V. col te- 
fiimonio di Anaftafio Bibliotecario, il 
quale racconta , che il monte fcoppiò 
in orribili fiamme, e danneggiò mi- 
ferabilmente i luoghi circonvicini. * 

C.X. Più minutamente degli altri incen- 
P-13g* dj va defcrivendo l’Autore quello , 

che dièfuora il Vefuvio li 6. di Apri¬ 
le delfanno 1694. dal quale prefe ar¬ 
gomento di fcrivere il fuo prefente 
Trattato. E perchè uno degli effetti 
più Urani di quell’incendio fu un’am¬ 

pio 

(aj Chrwolog. adh.a. A614. tdit, Trancof* 
infoi ^ 
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pio torrente di pietre liquefatte, le 
quali penfa l’Autore , che fofseroufci- 
te di qualche nuova apertura fatta-, 
nel bafso piano della bocca antica del 
monte; va egli pertanto confideran- 
do in altro Capitolo il moto, ladu-C.xiu 
rezza , la grofsezza , e la figura di. co- 
tal fluida materia , la quale però , 
ufeendo da principio infocata , ebol¬ 
lente , andavafi poi alla vifta dell’aria 
rappigliando nella fua fuperneie , e 
quindi fifsavafi in durifllme pietre , 
tinte di un’ofcuro,e nereggiante colo¬ 
re . Tra Taltre cofe curiofe,che qui fi 
fpongono , è da avvertirli, che il tor¬ 
rente di quella ghia ja infocata appari¬ 
va come un gran fumo, ma di notte 
tempo rifletteva all’occhio con un lu¬ 
me accefo , e roflìgno, maflirnamente 
dove quella materia non era per an¬ 
che rafsodata in pietre dalTambiente 
dell’aria. Il fuo moto era continuo > 
ma non Tempre uguale, efsendo ora 
più veloce , or più tardo, fecondo chè- 
quella più o menoaccefa fi conferma¬ 
va , o pure fecondo che per luoghi 
più o meno alpeftri feorreva . Gli 
Sperimenti fatti dall’Autore danno a 

( conofcere , quanto quella ghiaja fofse 
falcia 
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faldate refillente : il che vien da lui at¬ 
tribuito alla Uretra unione delle fue 
particelle con occupare ciafcheduna 
d’efse il luogo a fe rifpondente-* : 

perciocché, dic’egli, l’e (Ter falda 
„ ne corpi, non confine in altro, le 
„ non fe in quello , che ciafcheduna 
,, delle parti, che 1 compongono , 
,, per menomihìma , ch’ella fia , oc- 
„ cupi il luogo a fe confacevole: ma 
„ che non tanto nell’altra a fe vicina 
,, s’infinui, e penetri .,, Quella loro 
durezza era varia fecondo lavaria lo¬ 
ro figura. Nella fuperficie , che a 
foggia di fpugna, e limile allafpuma 
del ferro , era tutta pertugiata , più 
agevolmente flritolavafi : ma non 
cosi accadeva delle parti interne affai 
più faide, e più refillenti. La loro 
grandezza era , qual di un piede , 
qual di due, e quale infino di quat¬ 
tro, e l’unafopra T altra ammontic¬ 
chiata , s innalzarono in qualche luo¬ 
go oltre a cinquanta palmi. 

^ La deferizione della ghiaia predet- 
p.i 5^. ta porta quindi l’Autore a mollrare , 

che anche negl’incendj de’ fecoli ad¬ 
dietro il monte ne averte gittata fuori 
in gran copia, contra l’opinione di 

alca- 
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alcuni, i quali l’hanno creduta un_j> 

nuovo, edinufitato effetto di quelle 

fiamme. Dice egli pertanto, che-# 
prefTo gli antichi Scrittori fe ne ritro¬ 
va memoria, e ch’ella molto bene-# 

vien detta da Vitruvio fpcngìa , feié 
pumex Pompejanus, prefo tal nome 
dalla città di Pompei affai vicina , co¬ 

me abbiamo veduto , al Vefuvio. Ad¬ 

duce di poi le autorità del Sanfelice * 
di Procopio , del Sigonio , del Ponta- 

no, e di altri, che non lafciano dub¬ 
bio di queffo fatto. 

Efaminado dipoi la profondità del-C.xiv. 
le caverne del Vefnvio,egli contral’o- P*1?1* 
pin ione di molti, i quali han creduto* 

che tanto queffo, quanto altri monti 
bruciati ftendeffero la loro cavità fat¬ 

to il mare, c per vie fotterranee , cci 
ofeure veniffero tra loro a comunica¬ 
re } fa vedere , che la detta profondi¬ 
tà infino fotto il mare non giugne‘5 sì 
perchè le fiamme non poffono man¬ 
tenerli nelle caverne fotterranee , do¬ 

ve Paria, tanto neceffaria alla loro 

confcrvazione , è di foverchio com¬ 
pre (fa ; si perchè quella gravi filma-* 

materia di pietre liquefatte , gittata 

dalla parte fuperiore del monte , noti 

avreb- 
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avrebbe potuto alzarli per la fua gra¬ 
vità j quando le caverne, nelle quali 
ella convien, che fi generi, follerò 
così flerminatamente profonde . In 
aggiunta di quelle ragioni addueele 
fperienze fatte dal Balzano in fomi- 
gliante occalìone l’anno i68i. con_» 
lanciarvi dentro una pietra, la quale 
rendette un fuono, non altrimenti, 
che fe la ftelTa folle piombata entro 
un pozzo : fegno evidente di non mol¬ 
ta profondità. 

C. xv. Ne meno ftrana della fuddetta opi- 
nione è partita al noftro Autore quel¬ 
la di coloro, i quali hanno creduto, 
che il Vefuvio avelie potuto attrar 
Tacque del mare nell’ incendio del 
1Ù31. e però non ha voluto chiudere 
il primo Libro di quella fua Opera 
fenza confutarne l’errore, ma (lima- 
mente vedendo, che ella aveva avuti 
molti fautori, e che tuttavia in oggi 
molti ne annoverava , più tollo ollina- 
ti , che perfuafi. Egli pertanto la con¬ 
vince di falfa , sì con la ragione già 
addotta nel Capitolo precedente ,che 
il monte non ha caverne così profon¬ 
de , che giungano fino alla fuperficie 
del mare *, sì anche col dimolìrare , 
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che quando fotte pur vero, che quella 
fin folto il mare fi profondattero, non 
per tanto il monte non avrebbe potu¬ 
to attrarre a fe per via di quelle l’ac-i 
que marine. Adducendoquindi alcu¬ 
ne dottrine filofofiche intorno all’at¬ 
trazione , che fi fa dell’acqua , dell5 
argento vivo, e d’altri liquori dall9 
aria, e alla forza elaftica della medc- 
fima , e applicandole al cafo del 
monte, fa conofcere, che l’aria quivi 
non aveva la facilità di fare tale attra¬ 
zione* e che la oppofizione del vacuo 
addotta dagli avverfarj era fuor di 
propofito, e ripugnava alla ragione, 
ed al vero . E perchè nel predetto in¬ 
cendio del 31. Tacque marine fi ritira¬ 
rono parecchie miglia dal lito della 
Torre del Greco : il qual ritiramento 
fu da alcuni Scrittori attribuito all* 
attrazione del mare fatta dal Vefuvio 
cella violenza delle fue fiamme *, dice 
il Signor Paragallo, che tal cofa_, 
avvenne, perchè ,, ettendo quivi nel p.i^f; 
„ mare entrato uno firabocchevol 
„ torrente di cenere, ed arene dal 

noftro monte, in tempo di tale in- 
» cendio vomitato, fece quello dal 
3, lito ritirare . Che fe pur è vero, 

che 
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che in quella occafione ufcifsero della 
bocca del monte torrenti d’acque , 
quelle non furono tratte dal mare , 
ma fpicciarono fuori dei lati del Ve- 
fuvio a nelie cui minori caverne erano 
per le cadute piogge Stagnate. Con¬ 
cede ancóra , che inficme con Tacque 
fodero potuto ufeirne e conchiglie , 
e pefei, e sì fatte cofe -, ma ciò non fa, 
che tali generazioni nonpotefsero ef- 
ferprodotte nel monte, fenzachè le 
avefse dal mare , quando egli è noto 
per tanti rifeontri trovarli e nelle ca¬ 
ve , e ne i monti gran copia di conche 
marine, e di pefei : di che fe ne reca¬ 
no l’autorità di Ariftotele, di Plutar¬ 
co , di Olimpiodoro, e di altri. 

III. Come il Signor Paragallo ha 
condita finora nel I. Libro l’aridità 

^ ^ 'del foggetto con molte notizie erudi¬ 
te $ così nel IL cerca di renderla più 
dilettevole con le dottrine filofofiche*, 
e primieramente investigando la ca¬ 
gione degTincendj delVefuvio, ef- 
pone intorno alla ftefsa le opinioni 
de’ Poeti, e d’altri varj Scrittori. Fin¬ 
fero i primi, tra’quali fi diftinguono 
tre infigni Poeti Napoletani, il San- 
nazzaro 3 il Rota, ed il Martirano, 

che 
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che l’innamorato Vefero vinto dal do¬ 
lore in veder la fua cara Leiicopetrz 
in biancha pietra per la fua durezza 
cangiata, lafcioifi cadere a terra, e 
trafmutoffi in un monte , donde in 
ardenti fiamme i fuoi fofpiri traman¬ 
da, fpargendone fino al fafso della 
fua ninfa e le faville, e gTincendj.Ma 
gli antichi Greci favoleggiarono , che 
quivi Alcinoo fulminato reftafse , al¬ 
lorché con gli altri Giganti meditò di 
cacciar Giove dal Cielo ; ed in Clau- 
dianofene ritrova menzione. Altri 
poi credettero , che tai fuochi fofse- 
ro podi ne’ monti per tormentare Ta¬ 
llirne de’ colpevoli *, onde San Grego¬ 
rio Magno rcrive, che il RcTcodori- 
co, partigiano dell’impietà e della 
dottrina di Ario,fu gittata nelle fiam¬ 
me delTlfola di Lipari *, e San Pier 
Damiano racconta , che Panima del 
Principe Pandolfo, e di Giovanni fuo 
capitano furono condannate a pagare 
il fiodelleloro malvagità nelle fiam¬ 
me del monte Vefuvio. 

Ma come quelle opinioni cadonoc. fL 
da per fe flefse, cosi poco fi affatica il p.3,04. 

hofiro Autore in ribatterle e con_* 
più forza fi ferma ad indagare quelle 

degli 
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degli antichi, e de'modèrni Filofofi 
fopra la cagione de’medefimi incea- 
dj . Tra quelle rammemora , e ribat¬ 
te quella di coloro > che credettero 
efser la terra animata, ed altro non 
efsere gi’incendj, che n’efalano , che 
fuoi refpiri. Empedocle flimò> che 
cotali esalazioni ardefsero perpetua- 
mente fotterra 3 chiufi nella fua cavi¬ 
tà *, echemon folo defsero ali’acque 
vicine il calore, ma di quando in 
quando per qualche fpiraglio della 
terra , o da qualche monte fcoppiaf- 
fero . Altri poi fu di parere, che le 
acque marine cagionassero l’incèndio 
del monte,o fpignendoci i venti nelle 
caverne » <à farnmìnifli'Anclogli conia 

materia un perpetuo alimento di fuo¬ 
co. Il Maffeo,ed il Gefalpino penfaro- 
no ,che qualunque volta, infiamman¬ 
do fi lofpirito, che Ila rinchiufo nelle 
caverne de’ monti, fi abbatta necor- 
pi atti ad apprendere il fuoco, gli ac¬ 
cende , e nc genera le fiamme, che poi 
fu le cime degli (ledi montili veggo¬ 
no. Meno ragionevole è la fentenza 
di quegli, i quali attribuirono la ca¬ 
gione di tali incendjalle ftelle, ed a i 
caldi raggj del fole* ovvero l’afsegna- 

rono 
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ronoal fulmine. Altri poi confide¬ 
ranno , che in certi paefi vi fia una 
fortadi terra , che arde come il car¬ 
bone , s’indufsero a dire, che la terra 
fìefsa fofle cagione degl’incend) fot¬ 
terranei; e l’Autore del poemetto 
dell’Etna, comunemente attribuito a 
Cornelio Severo, giudica, che fpecial 
cagione di fimili incendj fia quella 
forta di pietra chiamata molare ,eTii- 
ritìdc , la quale però dal Baccio vicn 
detta, che anzi fia contraria al fuoco % 
che nutritiva di eflò. Da altri alfe- 
guafi tal cagione al vento, il quale fpi- 
rando di continuo entro le caverne 
del monte , vi accende il folfo , e *1 
bitume, e ne produce gl'incendj *, da 
altri all’alume , il quale accendendoli 
difficilmente vien meno; da altri al 
bitume ; da altri al folfo; da altri, co¬ 
me da Paracelfo,al folfo, al nitro, ed 
al mercurio; e da altri finalmente » 
come dal Cardano, al bitume infie- 
me, ed al folfo . Quindi fi parta ad p.22$ 
efaminare l’opinion del Cartefio, il 
quale volle, che altronde non prove- 
njrtero si fatti incendj, fe non da quel- 
leèfalazioni, bituminofe, eoleofe, 
le qhalichiufe fotcerra, e fortemente 
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quivi agitare compongono alcuni 
cralfi fumi, niente differenti da quel¬ 
li di una candela recentemente fmor- 
zata : ora fe per avventura qualche 
Scintilla di fuoco vi fi rifveglia , que* 
fumi infiammandoli, o fcoppiano in 
tremuoto , o fvaporano in incendio. 
Il nolìro Autore dimoftra , che anche 
quella opinione,benché dell’altre più 
piaufibile , patifce gravi difficoltà j sì 
perchè gli fembra affai duro, che que* 
fumi diradandoli abbiano forza di 
fcuotere sì fortemente la terra i sì 
perchè non fa concepire , comeque* 
medefimi fumi accendendofi pollano 
mandare fu per laperte buche del 
monte quelle groffiifime pietre, delle 
quali fi è fave! Iato i e come pofsano 
fmaltire le arene , e le altre parti ter¬ 
ree del medefimo , di cui s’ingenera¬ 
no que*torrenti di ghiaja, che ab¬ 
biano defcritti. 

CHI L)opo la difamina delle opinioni 
p.n/. degli altri, produce il nolìro Autore 

lafua; ed è , che la creazion degl’in- 
cendj venga dal folfo, dal bitume , 
dal falnitro, e d’altri limili minerali 
uniti infieme, ed accefij ma innanzi 
di portarne le pruove, efamina, co¬ 

me 
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me di quefti minerali fi faccia la gene¬ 
razione , e qual ne fia la natura. Dice p.22?» 
egli pertanto, che,tra i fali fotterra¬ 
nei ve ne ha molti,che fono acetofi, i 
quali unendoli con quelle efalazionr, 
che fono oleofe, formano il folfo , di 
cui tutti i monti della Campagna , e 
in particolar del Vefuvio, fono ab- 
bondantifiìmi. Che il bitume non èp-*37« 
altro , che una mirtura di fali acetofi 
con terre parimente pregne di fughi 
acetofi , e che però, ove ad efso fi ap- 
pigi; il fuoco, ne meno con l’acqua fi 
può ammorzare: il che forfè deriva, 
perchè le particelle de’fali, e de’ fu¬ 
ghi acetofi y che lo compongono, ef- 
fendo fommamente fottili ,e penetre- 
voli, filini feono di sì fatta maniera , 
che o nefsun meato \i riman voto , 
o fe alcuno ve ne rimane , non riefee 
acconcio a ricevere le particelle ac- 
quofe, che vi fi gettano fopra . CheP,247* 
le marchefite, dette da’ Greci Tyri- 
tides , abbondano di particellefulfu- 
ree, oltrea quelle, che compongono 
il vitrivuolo , e però fono facili a con¬ 
cepire la fiamma. Che il falnitroè 
comporto di particelle molto più acu- p* 
te, più penetrevoli, e più pungenti 

di 
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di quelle degli altri fali acetofi . Do¬ 
po di che continua a moftrare , come 
figeneri il fale armoniaco-, come il 
vitrivuolo 5 e Tallirne : minerali tutti 
di facile combuftione, e materia pro¬ 
pria a ricevere quel calore fotterra¬ 
neo, di cui a lungo ragionali nel Ca- 

C.IV.pitolo fufifeguente : in propofito di 
p,2,f6.che difcorre delle lucerne , e de’ ba¬ 

gni degli antichi, beffandoli di chi 
ha (limato eterne le prime, e mo- 
ftrando l’abufo dei fecondi: il che fa 
egli con molta erudizione tratta prin¬ 
cipalmente dalla giurifprudenza_, , 
nella quale il fuo buon gufto fingolar- 

mente traluce. 

C. V. 
VÌ79- 

Da quanto haefpofto finora, riefce 
facile al noflro Autore il dimoflrare, 
qual fia la generazione,e la natura del¬ 
le fiamme del Vefuvio, e del fumo * 
che le precede. L’unione di que’ mi¬ 
nerali accefi è la cagione interna di 
quelle*, e può efiferne parimente un’ 
efterna, la introduzione delle parti- 
celle acquidofe entro le caverne del 
monte, dove bagnando le pietre cal¬ 
cinate dagli antichi incendj, rifveglia- 
no il movimento, ed il fuoco, il qua** 
le probabilmente prima, che agli al¬ 

tri 
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tri minerali , fi appiglia al folfo, co* 
me quello, che più degli altri abbon¬ 
da di fali acidi, e di oleofe foflanze . 
Il fumo poi y che precede le vampe , 
in efalando dal monte, parrebbe, che 
poteffe effere ingenerato dal bruciar¬ 
li dei bitume , e del folfo : ma veden¬ 
doli , ch’egli è affai tenue , e affai raro, 
fcmbra più torto, eh’e’ nafea dall’ac- 
cenfìone d’altri minerali; di che fi 
rende ragione, non meno che del fuo- C.VL 
no flrepitofo, e degli fcoppjdel mon~P,2^°‘ 
te, che d’ordinario li fentono ufeire 
delle fife fiamme * e crede fi, che pof- 
fano nafeere o dal bollimento de’ mi¬ 
nerali dentro le fue caverne , oda! 
cadimento delle pietre, che quivi ro- 
liccliiate, e fvelte dal fuoco piombano 
nel fondo delle medefime. Lacagio-rv T 

ine poi de* tremuoti, che così prima ,p* * 
come in tempo di detti incendj fife- 
cero in Napoli, e ne’vicini luoghi 
fentire , non può derivare, come al¬ 
cuni han creduto, da comunicamen- 
to y clic favi tra le caverne del Vefu- 
\ io , con quelle di Napoli, e de’ luo-* 
ghi circonvicini, effendo fpeffe volte 
accaduto, che quelli fieno flati fcotfi 
da terremoti, fenzachè il monte aldi- 

Tomo V. E, na 
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na vampa gittafie , ed ertendo anche 
vero, che fequanto han duratoi bol¬ 
lori di quello , fofser durate anche le 
fcorte di quelli,eglino,e la città fareb- 
bonopiù d’una volta rimarti affatto 
fotto le loro mine. Par dunque piu 
ragionevole il dire, che dall’aria mal¬ 
fa dall’impeto deglincendj del monte 
nafcano i predetti tremuoti, i quali 
con più di violenza fcorrano 1 luoghi 
vicini, che i lontani : fopra di che fa 

* l’Autore molte offervazioni, e con 
più ragioni il conferma . 

C.vm. Ne’ fuffeguenti Capitoli va egli 
confederando gli effetti più rtrani degl* 
incendimene del monte : cioè a dire , 
i. i faflì, che in molta copia ne fono 
fpinti, e cacciati, alcuni de’ quali fu¬ 
rono di eftrema grortezza , e ciò non 
oftante furono portati in molta di- 
ftanza dalla forza de’ minerali accert ; 

q 1X 2, le arene, che fimilmente vi fon ge- 
p.jiS.nerate dal fuoco, e cacciate fuori in 

nuvolo così denfo, che toglievanoil 
giorno alla terra , e la luce alla villa, 
prodotte dalla materia vetrificata 
bollente, che ufcendo all’aria, por¬ 
tataci dall’impeto delle fiamme, fi 
xafsoda , fi fparpaglia , e fi trasforma 

. in 
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in quelle minute granella j 5. le po¬ 
mici , le quali altronde non fono for¬ 
mate, che dalle particelle della fluida 
materia vetrificata , e fpecialmente 
da quelle deHalume , che bollendo 
entro le fornaci del monte , fi gonfia¬ 
no a foggia di picciole bolle , e ufcen- 
do all’aria rappiglianfi, formando le 
fuddette pomici, che fon bucate e 
porofe -, 4. e finalmente la ghia ja > in¬ 
torno a cui s’impiegano tre Capitoli, c.X. 
nel primo de’ quali fi efamina la fua p.551. 
generazione, nel fecondo la cagione^^ 
del fuo rovefciamento giù per la boc-p 
ca del monte,e la fua proprietà , e nel 
terzo Tufo della medefima, la qualeC.XII 
ferve principalmente al laftricamen-P*3T°* 
to delle firade, a fomiglianza di quel¬ 
la , ehQglarea da’ Latini fu detta, la 
quale altro non era, che una certa 
unione di piccole pietre con miflura 
di fabbia. A quello propofito entra 
l’Autore in ragionamento del modo 
tenuto anticamente da’Romani in la- 
firicare le firade fuori delle città, il 
che faceano digbiaja»Gccome in quel¬ 
le di dentro tifavano farlo di felce j e 
parimente della cura, che prima ave¬ 
va il Senato Romano delle pubbliche: 

£ z fira- 
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firade , la quale fu poi commetta a h 
Cenfori, e finalmente ad un magi- 
firato di quattro uomini, detti quz- 
tuor viri viarnm curandarum, men¬ 
zionati da Pomponio (a). Augufto 
li riduflfe poi a due foli. I Qiieftori 
n’ebbero anche la fopraintendenza^al- 
la quale finalmente vennero gli Edili 

# promofil. Quindi fi palla a trattare 
della via Appia, che da Roma Pende- 
vafi fino a Capoa, detta così da Appio 
Claudio, che nell’anno della fua Cen- 
fura la fece fare , ricoprendola tutta 
di dure pietre , non d’altra materia 
formate, che della ghiaja delVefu- 
vio, fecondo la credenza del noftro 
Autore, il quale giudica favorevole 
alla fua opinione l’autorità di Proco¬ 
pio, e nel tempo medefimo la correg- 

* 6 Se> nonmeno che quella del Panvi- 
" ° ilio , e del Lipfio . Altre curiofitàqui 

Eleggono intorno alla ftefla via Ap¬ 
pia , e vi fi allega un’ antica infcrizio- 
ne, dalla quale apparisce, che l’Im- 
peradoreTrajano la fece, o la riftorò 
da Benevento fino a Brindili, dove era 
fiata prolungata anche prima de i 

p.2fy, tempi di Cefare * Stimali altresì , 
che 

(a) f .30, tltf deorig. Jur, 
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che di quella ghiaja del monte da fia¬ 
ta laflricata la llrada Erculea, o Er- 
culana , equellaltra pure, che dall* 
antica SinueiTa menava a Pozzuolo , 
riftorata da Domiziano. In oggi del¬ 
la medefima ghiaja fi formano le flra- 

i de di Napoli * e tagliata nelle ville di 
Portici, c di Refina , e ridotta in for- 

; ma quadra, fe le dà volgarmente il 
: nomediVafoli. 

Cerca dipoi il nollro Autore, irL_jC.xiu; 
qual guifa pollano continuamente^ 

: andar crefcendo, e generarli i mine- 
irali del monte *, e lo attribuire a 
i quelle particelle divarie., e differen- 
:tifoflanze , le quali fparfe per l’aria ^ 
tralcorronu, t ruuwuuuuu inquefo- 
isellini, da’ quali le particelle della 
medefima figura , e grandezza , e del¬ 
la fi e fifa generazione di cofe fi dipar¬ 
tirono : il che fa , che fi fomminiflri 
perpetua materia agl’incendj, intor¬ 
no alla cui durazione fi occupa il fe- 
guente Capitolo > il quale dà fperan- 
za } che un giorno polla* mancare al^*x^ 
Vefuvio e l’alimento, e la fiamma 
e che allora egli redi al fuolo ade¬ 
guato con non poco danno de’circo¬ 
lanti paefi, 

E 3 Avan- 
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• xv. Avanzandoli quindi il Signor Pa- 
^8*ragallo al termine della fua dotta.» 

Opera , efamina nel primo de5 due-^ 
ultimi Capitoli 3 i pronoftici , eife- 
gni degi’incendj del Vefuvio , cioè 
lo fcotimento della terra , il rumore 
ed il fuono delle caverne del monte , 
e limili cofe > le quali fono tutte fal¬ 
laci 5 non meno che gli augurj, i quali 
folevano trarli dagli antichi negl’in- 

q cendj de* monti brucianti. Nell’ ul- 
p.^ timo finalmente tratta delle peflilen- 

ze, le quali è opinione del volgo5 che 
derivino da’medefimi incendj, e de* 
rimedj, che fi pofTono applicare agli 
fletti, i quali non hanno altro riparo, 
che la pietà de' fedeli, e la protezio¬ 
ne de’Santi tutelari di que’ luoghi, 
che ne fon minacciati. 

ARTICOLO V. 
■ '{J 

Laurentji Terranei > Tb.& Med. 
Doff.Colleg.Taur. De Glandulis uni- 
j>e rfim ? <& fpeciatim ad Urei bratti 
virìlem noyis . Taurini ex Typogr. 
lAlph. J. Bapt. Guigonii in 8. 1709. 
pag 156. con due Figure in rame . 

I. Per- 
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I. T) Erchè non fi maravigli il Let- 
X tore, fe il rillretto , chequi 

noi diamo di quello breve Tratta¬ 
to, non corrifponde al titolo d’ef- 
fo, è d’uopo avvertirlo, che non vi 
corrifponde lo Hello Trattato. Pen- 
fava l’ingegnofo fuo Autore di fcrive- 
re un Capitolo a parte anche delle 
glandule Conglomerate,ec. e credeva 
fimi!mente , che le glandule dell’ 
Uretra Virile, da lui deferitte , fof- 
fero nuove . Mutò pofeia penfiero , P9** 
ed in gran parte ancora credenza , 
ma non perciò mutò il titolo, in cui 
Puna, e l’altra cofa , come ognun ve¬ 
de , èpromefia. 

Ora per cominciar dalla prima,in 
vece d’un Trattato delle glandule iti 
generale, trovali il I. Capitolo, che 
tratta delle fole glandule Difgregate. 
Chiama l’Autore con quello nome ^ !** 
tutte quelle glandule, che altri chia¬ 
mano Miliari. E fe bene quelle fo*- 
gliono comunemente efier polle fotto 
il genere delle Conglomerate > tuttavia 
PAutore pretende, che,' anche per 
parer del Àlalpighi , fene debba fare 
un genere a parte. Vuol, che s’alfe- p. jj. 
gnino a quello genere le glandule del- 

E 4 la 
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la cute 3 del nafo, del condotto lidi*- 
torio , dell’acquedotto dell’orecchio, 
cosi {a ) chiama col Sig. Verney quel 
condotto3 che altri meglio, perchè 
fenza equivoco,■ han chiamato Trom¬ 
ba dell Etifiacbio) quelle 3 che nella 
epiglottide , nella bafe della lingua-. , 
nelle fauci, e nel palato trovò lo Ste¬ 
none ( ( b ) avvegnaché quefte ultime, 
adir vero 3 già dal Falloppio furon 
trovate ) quelle in oltre della trachea, 
dell’ efofago, del ventricolo, e degl* 
interini, e quelle della matrice, del 
peritoneo, dellap/c#rtf, e del pericar¬ 
dio , quelle ancora delle interne to¬ 
nache delle vefciche del fiele, e della 
orina, e de gli ureteri, e quelle final¬ 
mente (per tacere di molte altre ) 
che fon nelle tonache delle arterie , 
delle vene, e forfè ancor de’ linf atici »■ 

p.24 La ragione, per cui vuole il Sig. 
Terraneo feparar quefte glandule 
dalle Conglobate 3 e Conglomerate, e 
farne quello terzo .genere delle Dìf- 
gregate > fi è, perchè non meno quefte 
fon differenti dalie prime, e dalle fe- 

con- 

(a) Vedi il Valfalva de Aure Humana pag. 
70. (b) Vedi il Morgagni Adverfarìa 
Anat. Et, a piedi della pag.23. 
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conde, di quel che le primee le fe¬ 
conde lo fian fra di loro . Son diffe¬ 
renti dalle Conglomerate > perchè fon 
glandule folitarie, e non , come que¬ 
lle , un’ammaramento di molte , i 
di cui condotti fi unificano in un folo i 
E fon differenti dalle glandule Con¬ 
globate per la diversità, che s’offerva 
nellufo, nel condotto, nel fugo , nel¬ 
la forma efterna, e nella interna fab¬ 
brica di quelle, e di quelle. Impe- 
rocchè la fabbrica delle Dìfgregate 
confitte , almeno perla maggior par¬ 
te , in una femplice vefcichetta, for¬ 
mata da una membrana atta a fepara- 
re un fugo determinato, che déntEO 
la cavità della vefcichetta s’accoglie . 
Della qual fabbrica rende l’Autore la p. 17» 
ragione col far riflettere , che fe tutte 
quelle membrane non follerò difpofte 
in forma di vefcichette^ma follerò in 
un fol piano diilefie , o fenza cavità al¬ 
cuna riflrette , ciò ben ferverebbe in 
quelle parti, nelle quali balla una 
leggeridìma continua umidità , e per 
le quali nulla fcorre naturalmente , 
onde pofia la gianduia reflar chiufa 3 
o logorata, o in altra maniera offefa , 
ma non già nelle parti, nelle quali 

’>J E 5 acca- 
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accade il contrario, e nelle quali ol¬ 
tre ad una continua umidità fi richie- 
dea tempo a tempo maggior copia-» 
d’umore. Ora quafi tutte le parti fo¬ 
no di quella feconda forte, e di più 
avendo bifogno di edere mantenute-» 
lubriche, vengono appunto ad avere 
ancora bifogno delle cavità delle ve- 
fcichette , in quanto il fugo a tal fin_* 
feparato , dentro quelle fermandoli , 
viene ad acquillar maggior corpo , e 
cosi pofcia elfo può con maggior’ uti¬ 
le, e per maggior tempo fopra le-» 
parti medefime trattenerli. 

pii. Sono poi le glandule Difgregate 
così numerofe, e così Luna all’altra-» 
polle vicino , perchè meglio pollano 
ed umettare qualfivoglia piccolo fpa- 
zio delle parti, e difciogliere ancora , 
dove ciò è necelfario, le cofé, che-# 
dentro efie parti ('per cagion d’efem- 
pio, dentro il ventricolo) fonconte- 

p. *4- nute. Imperocché fe quell’umore me- j 
defimo , che fcaturifce da tante pic¬ 
cole fonti, fgorgalfe da una fola piò 
grande, oda molte ancora , ma noni 
tante, ne tanto fra lor vicine, egli è i 
certo, che ne così predo , ne così fa-1 
cilmente potrebbe (leaderfi ad umet¬ 

tare 
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tare ogni piccolo fpazio, e particella, 
come ora fa. In oltre fe fatte le_> 
glandule Difgregate , distribuire ora P-19° 
per tutta una parte y per efempio 
quelle degl’ interini , fi fodero piti 
tolto in una fola malfa raccolte, Sareb- 
be quella riufcita di tanto pefo, e di 
tal mole, che non poco incomodo al¬ 
la Itelfa parte, o alle vicine recato 
avrebbe . Finalmente è affai più faci¬ 
le , che fia del continuo , e più fecon¬ 
do le occafioni, Spremuto fuori Tu¬ 
more, che s’accoglie dentrole glan- 
dulecte cosi Superficiali, così ceden¬ 
ti * c di così brevi condotti, cornea 
Son quelle, che non Sarebbe, fe den¬ 
tro le glandule diverfamente difpolte 
folfe raccolto. 

II. Al primo Capitolo , nel quale, 
come s*è riferito , trattali delle glan- 
dule Difgregatein genere, fuccedeii 
Secondo , nel qual fi tratta in parti¬ 
colare delle glandule Difgregate dell’ 
Uretra. Ricordato adunque il bifo* P-31* 
gno , che Turetra ha di elfere mante¬ 
nuta umida, perchè fia cedente, e 
pieghevole, lubrica, perchè dia più 
facile , e Spedito palfaggio a’fluidi, 
che per elfa debbono Scorrer Soventey FU?* 

E 6 ed 
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ed in oltre munita , e per dir così, 
in verzicata, perchè da5 fa li della ori¬ 
na non retti ottefa , fi fa prima confi- 

p. 56. derare, che l’umore , a tutto ciò de¬ 
ttinato , non può venire dalle vefci- 
chette del feme , ne dalle profiate, ne 
dalla medefima foftanza dell’uretra 5 
indi fi palla a defcrivere le vere fonti, 
dond’efio viene. 

Son quelle , al riferir delTAutore, 
1M5- molte glanduiette di tal piccolezza, 
* K che le pii! di loro difficilmente fona 

vifibili s di figura quafi rotonda, in- 
caflrate nella foflanza fpugnofa delV 
uretra , per la cui tonaca interna tra¬ 
mandano a fboccare entro la medefi¬ 
ma uretra i piccoli , e fempre piu af- 
fottigliati condotti loro,, alcuni de’ 
quali fopi così piccoli, e corti, che 
altro di elfi non fi vede , fuorché un 
femplice forelìino . Ciafcuna d’dTe 
glanduiette ha il condotto fuo pro¬ 
prio, toltene però alquante , che V 
hanno alle volte comune > e perciò 
più grandicello , Non fono effe fein- 
pre ad un modo ne in numero , ne in 

p 4 6 grandezza/ nè l’umore fi e fio., che 
47. vien da quelle, fempre fi trova della 

medefima qualità , e quantità . So¬ 
no 
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no però effe più piccole negli animai h 
che vivon d’erbe , come nel bue , nei 
cavallo, ec., alquanto più grandi 
negli animali che mangiati carni, 
come nella volpe, nel cane, ec. ma 
in neffun’altro piti grandi, che nell’ 
uomo , come quello, che per ber vi¬ 
no, ha l’orina carica di fali piu {limo¬ 
lanti , e perciò ha maggior bifogno 
di aver Turetra ben munita contra le 
offefedi quella. 

III. Dopo le glandule Difgregate 
ffeirUretra , tratta il Stg. Terraneo 
nel terzo Capitolo delle glandule 
Conglomerate della mede {ima. Ed è 
più principalmente, dove in vece di 
glandule nuove , trovanh defcricte 
due glandule , che l’Autore ffeffo nel 
fin del Capitolo ingènuamente fog- 
giunge d’avere in ultimo da un’Ami¬ 
co fuo risaputo , che non fon nuove, 
ma che furono già una volta, fcoperte 
dal celebre Notomi (la Francefe il 
Sig. Mery, e nel Giornal de Dotti 
{a) accennate. * Sono -quelle glwit* 
dule quelle medeffme^di cui diede una 
defcrizione il Sig. Compero, famofo 
• Ana- 

O] Journaldcs Sfavans Tom.il, A. 1684* 

? Q:$,$£'R:V4&JQiN& * ; u-.- . * 

p. 9.0» 
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Anatomico d’Inghilterra , in quelle. 
Filofofiche Tran fanoni nell’anno 165?^. 
la qual defcrizione , tradotta in lati¬ 
no, leggelì pure ne gli *4tti de gli 
Eruditi di Lipfia dell’ anno 1 joox fi 

ha ancora a parte, tradotta dal Cowr 
pero medefimo , e (lampara in Lon¬ 
dra l’anno 1701 conia giunta d’una 
terza gianduia limile , dal Sig. Ter¬ 
raneo non ricordata, e d’altre Figu¬ 
re , che pur lì vedono negli Atti fo- 
pradetti, dell’anno 1702. Di quelle 
medeiime glandulc , chiamate dal 
Sig. Compero Mcccofe , li difcorro 
nelle Memorie dell’Accademia dello 
Scienze dell’anno 1700. e fe ne fa an¬ 
córa per incidenza menzione ne gli 
Mwerfarj ^Anatomici > da noi (a) ri¬ 
feriti , dal celebre Notomifta il Sig. 
Morgagni, !à dove [b) pure fotto no¬ 
me di minori Forellini defcrivonli le 
bocche de’mentovati condotti delle 
glandule Difgregate dell’ Uretra . I 
quai Libri elTendo per la maggior 
parte nelle mani di tutti , ad ellì ri¬ 
mettiamo il Lettore, così per la no* 
tizia di que’condotti anche nelì’ure* 
tra della donna , dello fpazio,dentro 

il 
>- - . . S» W * I ■ - '• ' 0 " *. 

{&) Tom.LVedi apag.116. (b) fag.fi 
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il quale fogliono oflervarfi nelTure- 
tra delì’uomo , e del perchè, dello 
fpremerfene opportunamente Tumo¬ 
re per lo gonfiarli della foftanza fpu- 
gnofaddTuretra > e limili altre cofe 
dalla chiara brevità del Sig. Morga¬ 
gni già quanto batta infegnate$ come 
per la defcrizione di quefte due glan- 
dule , e loro condotti, e per la ricer¬ 
ca del loro ufo, che ( infieme con 
qualche menzione della ofFefa loro 
nella infezione Venerea } negli Atti > 
cd in parte ancora nelle Memorie-» 
mentovate a fuffieienza fi trovano* 
Anzi troverà il Lettore in etti Libri 
ancor più , cioè la terza gianduia fo- 
pradetta dal Sig. Compero> e que’Gj- 
toiletti delTUretra per grandezza^ or¬ 
dine , fito , ec., da tutti gli altri di¬ 
pinti > e ben dittintamente defcritti 
dal loro primo fcopritoreil Sig.Mor¬ 
gagni , ma dal Sig.Terraneo , che nel 
luogo fìetfo, ovee*fono( per quanto 
noi penfiamo, ed in parte ancora del¬ 
le fue Figure vediamo) fuole aprir T 
uretra , tagliati facilmente per mez¬ 
zo a e perciò non oifervati. Ma fe be¬ 
ne per le ragioni accennate noi non_* 
giudichiamo necelfàrio il dar qui uà 
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riftretto dei terzo Capitolo del Sig. 
Terraneo, ed un più lungo del fecon¬ 
do, non tralafceremo però di avvi- 
fare i Lettori, che troveranno in que¬ 
lli Capitoli una più lunga, e più mi¬ 
nuta defcrizione di effe gianduia, e 
ricerca del loro ufo, non fenza lodar 
l’Autore sì dell’ingegno, e della dot¬ 
trina , con la qual rintraccia il fecon¬ 
do, sì della diligenza, e della fatica, 
con la quale , anche in varie fpecie~* 
d’animali, efpone la prima , e sì fi¬ 
nalmente delia fincerità, con la qua¬ 
le confeffa egli ffeffo ciò che fa in pre¬ 
giudizio deljefue credute feoperte, e 
con la quale noi pure intendiamo dx 
aver qui aggiunto quel di più, che-» 
fapevamo in propofitp delle medeff- 
211 e. * . i ■ . ' 

IV. Nel quarto Capitolo , che è 
il più breve di tutti, ricerca, ed ac¬ 
cenna il Sig. Terraneo una particolar 
forza , onde e continuamente , e 
molto più alle occafìoni venga efpref- 
fò entro l’uretra 1 umore delle fue_> 

.97. glandule Conglomerate 5 e confiffe 
quella in un fafeetto di fibre carnee , 
che le abbracciano, chiamato dal Rio- 
la no lo Sfinteri eterno della Vefiica, 

Più 
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Più lungo fi è il quinto Capitolo, 

che è l'ultimo , e forfè il piu bello di 
quello Trattato . Si difeorie in efifo 
de’mali delle glanduLe dell’Uretra, 
e particolarmente della Gonorrèa. Ed 
in primo luogo divide PAutore i pre¬ 
detti mali in quelli , che dipendonoptI^ 
dalla òffe fa delle parti medefime , ed 
in quelli, che derivano dalla cattiva 
difpofizione de’loro umori. Indi tor¬ 
na a dividere i primi in nativi , ed in 
avventizj, egli avventizj, in quelli > 
che da interne cagioni, edin quelli, 
che da efterne provengono . E fra_* 
quelli ultimi parlando delle ferite,ed 
accennando, che ad una ferita d’un 
condotto d’una delle glandule Con-p.ioz; 
glomerate potrebbe fuccedere il chiu- 
dimentod’efio condotto, ed a quello 
una dilatazion notabile del medefi- 
mo dal luogo del chiudimentofino al¬ 
la gianduia , mette perciò i mento¬ 
vati condotti ili confiderazione a i 
Cerufici, a’quali può occorrere di 
tagliar l’uretra nel luogo appunto , 
per cui feorrono i medefimi. 

I mali poi, che confiftono tìeglip.io^ 
umori delle glandule dell’uretra, fo¬ 
no dal Sig, Terranea divifi pnncipal- 

men- 
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mence in tre dadi, cioè in abbondan¬ 
za , o in difetto, in difcioglimento , 
o in gròffezza , ed in troppa attività , 

p.iop.o in languidezzade’medelimi umori» 
Per mancanza di quelli in alcuni mor¬ 
ti di febbre acuta 5 e d’una infiamma¬ 
zione delle vifcere principali , o an¬ 
che d’un marafmo fenile, ha l’Auto¬ 
re oflervata lafuperficie interna deli* 
uretra arida , e fecca a guifa d’un_j 
cuojo feccato al fuoco. Per l’abbon¬ 
danza di elfi umori polfon gonfiarli le 
glandule, maffime le Conglomerate , 

^‘110,non fenza dolore, e difficoltà di ori¬ 
nare , poflon romperli i condotti , 
maffime delle Difgregate , produrli 
certe fila,che nelle orine li ofiervano , 
ec. Dalla grolfezza poi, e troppa vif- 
colità de gli umori medefimi deduce il 
Sig. Terraneo alcunichiudimenti del- 

T'm-l’uretra oflervati dagli antichi, e fat¬ 
ti, come quelli dicevano, dalla pi¬ 
tuita . Ne deduce anche , come cofa 
polfibile, la generazione di qualche 
calcolo ne’condotti di quelle grandu¬ 
le : nel qual propolito racconta , eh* 
egli flefio in un vecchio , ne’cui reni, 
milza , e polmone trovò de’ calcoli, 
ne trouò ancóra alcuni piccoli, ed ine- 

gua- 
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guali ne’vafi efcretorj delle profiate > 
e nel fine dcVafi Ejaculatorj>ondc non 
fenza impedimento, e moleftia po- 
teano pafiare l’orina^ ed il feme. 

Quindi inoltrandoli il Sig. Terra- p.i *4* 
neo a trattare della Gonorrèa , fuppo- 
ne , che quella fia per cornuta confen- 
fo de’Medici in tre fpecie divifa , la 
prima delle quali dipende dal feme > 
che per la copia, o pel calore , o per 
la troppa fua attività commovendo il 
fangue, eglifpiriti, venga a procu¬ 
rarli lo fgorgo dalle fue vefcichette , 
cc. o per la fua languidezza , e fcio- 
glimento rilavando anche il piccolo 
sfintere delle medefime vefcichette , 
gema da quelle quafi del continuo , o 
per ogni leggiera occafione , al che 
dia forfè alle volte ancor caufa il chiu- 
dimento delle llrade, per le quali la 
più fotti! parte del ieme è dalle vefci¬ 
chette riportata nel fangue; La fe¬ 
conda Gonorrèa dicali provenire da 
copia , o corruzione d’una flemma 
falfa , o cruda, che inzuppi, e rilaf- 
fi gli organi feminali , e principal¬ 
mente le profìate , come glandule piu 
evade , c più fpugnofe *, E la terza fi¬ 
nalmente, derivata da infezione Ve¬ 

ne- 
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nerca , fi attribtnfca ad un rilaffa- 
mento delle prosate , e delle vefei- 
chette deifeme , o ad un’ulccre delle 
medelime , o della foflanza della ver¬ 
ga, ec. 

i7. Ora in tutte e tre quelle fpecie-r 
vuole il Sig. Terraneo, che fiano of¬ 
fe fe anche le glandule dell’Uretra .5 

iB.ma nella terza vuole in oltre, cheta¬ 
no la prima fede di e(To male, imper¬ 
ché egli è più facile , che l’infezione 
Venerea fi comunichi ad una parte 
più vicina , come fon quelle glandu- 
ie, che ad una più lontana , come fo¬ 
no le proflate > ec. $ 2. perchè è affai 
manifeflo, che dalle medefime gian¬ 
duia può venire un liquore limile alla 
marcia; 3. perchè il dolore non fi ma¬ 
nifella {blamente nel luogo delie prò- 

fiate y tna per tutta la lunghezza del¬ 
l’uretra * 4. perchè dove effe glandu¬ 
le fono in maggior numero , ivi il 
dolore è più grande, cioè nella eftre- 
ma inferior parte dell’uretra ; fi per¬ 
chè in alcuni cadaveri di perfone mor¬ 
te con quello male, non trovò il Sig. 
.Terraneo offefa alcuna nelle proflate, 
ma l’uretra fidamente infiammata , e 
le glandule Difgregate gonfie , e piene 
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di marciume i 6. perchè anche il 
Blancardo non trouò in due limili ca¬ 
daveri ofiefe le proflate , ma bensì 
alcune piccole vefcichette piene di 
marcia nella interna parte della ver¬ 
ga 7. e finalmente3 perchè in ogni 
altra maniera farebbe difficile Tinteti- 
derc per quale Brada fi comunichial- 
ruomo quella infezione , là dovepo- 
Be le glandule dell’uretra, non v’è 
eofa più facile . SuppoBa cosi Taffezio- p.ii^ 
ne delle medefime , fpicga pofcia T 
Autore gli accidenti, che precedono* 
accompagnano , ed alle volte ancor 
vengon dopo la Gonorrèa . >' 

V. Chiude finalmente il Trattato 
con fei Gfiervazioni Mediche, ed 
Anatomiche intorno a i mali delle 
glandule dell5 Uretra , delle quali 
Ofiervazioni pajono a noi più degne 
di edere qui mentovateTultime due . 
Nella prima di quefie , fatta nel ca¬ 
davere di perfona morta con lagonor-V'l3lt’ 
rea, trovoffi l’uretra del tutto infiam¬ 
mata , anzi già livida , c gonfie fuor 
di modo le glandule Dìfgregate. E nel¬ 
l’altra , fatta nel cadavere d’un fan¬ 
ciullo morto d’infiammazione, e di 
gangrena della vefcica , fopravenute 
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ad una Stranguria > si fcoprì neirure- 
tra una raracagion di quella, cioè una 
conrtderabile dilatazione del condot¬ 
to d’una delle glandule Conglomera¬ 
te, provenuta dai riftagno dell’umor 
fuo trattenuto entro il medefimo con¬ 
dotto , ch’era chiufo nella fua eftre- 
mità . Anche la terza OHervazione 
farebbe volentieri da noi riferita $ ma 
ce ne aftenghiamo sì per non errare > 
mentre quello che ne leggiamo nel 
margine, manca nel tefto , si per 
non rimettere di bel nuovo il lettor e 
alle Memorie (a) deirAccademia delle 
Scienze per quel che riguarda una—» 
gianduia, già dal celebre Sig. Lìttre 
olTervata > e qui dal Sig. Terraneo 

s fotto nome d’una certa, glandulofa pro¬ 
duci on delle proflate, come fua feo- 
perta, deferitta . Ne qui però , ned? 
fopra intendiam noi di negare, che 
poflfa un Notomifta ertere fcopritorc j 
di cofe da altri prima fcoperte;diciam 
folo , che lo può effere quanto a f< 
fterto, non però mai ^quanto al pub¬ 
blico , che non ha bifogno di ricotn-1 
prare col prezzo di nuova lode eie 

(a) Ann. i/09. 
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che una volta è flato fatto già fuo da* 
primi celebràtiflimi Ritrovatori. 

ARTICOLO VI. 

De ^Antiqui(JlmcL ìtalorum Sapienti a ex 
Lingua Latina Origini bus emenda Li¬ 
bri tres Ioh. Baptist ve A Vico, 

Napoletani, Rjegii Eloquentia Tro- 
f jjoris . NaP°ti 3 ex Typogra- 
pbiaFelicis Mofca , 1710. in 12. 
pagg.150. 

Ine principale di quello dotto Si 
X gnore fi è il dare a conofcerc, 
quale fìa fiata la Filofoffa degli anti¬ 
chi popoli dell’Italia > e perchè ciò 
non fi può dimoflrare da’ioro libri , 
non efTendone veruno giunto a noi , 
donde apprendere ciò fi polla,promet- 
te egli d andarlo raccogliendo dall’ 
origine, e dal lignificato di varj vo¬ 
caboli della latina favella . Imper¬ 
ciocché ( dice egli nel Proemio)poilo- 
mi a confiderar l’origini della lingua 
latina , molte voci io v’oflervai così 
dotte, che certamente dall’ufodel 
v^)lgo edere provenute non pedono , 
ma piu tolto da qualche dottrina iiv 

trin- 
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trinfeca a quella nazione , che le tifa¬ 
va : nonefiendoinverifimile, che ar¬ 
ricchito ha un linguaggiodi maniere 
filofofiche di dire , ogni qual volta 
molto (lavi in ufo la filofoffa . Qmn- 
diè , conchiude , che gli antichi Ro¬ 
mani elfendo fiati affatto d’ogni fcien- 
za sfornitiinfino a’tempi di Pirro , e 
per altro fenza intenderne la forzai 
del lignificato, efiendofi ferviti di 
vocaboli pregni di filosofici fenti- 
menti, egli è d’uopo , che altronde 
dalle circonvicine nazioni abbianli 
apprefij e quelle furono , quinci 
quelli, che profetavano l’Italica filo- 
foffa colà trapiantatavi infino dall’Io- 
,nia, e quindi i vecchi Tofcani,i qua¬ 
li elfo pruova etere flati molto dotti 
in ogni forca di fcienza , e principal¬ 
mente nella Teologia. Anzi è fuor 
d’ogni dubbio,che da quelli ricévette-* 
ro iRomani, non che le cofe fpet- 
tanti alla Religion degli Dei, ma an¬ 
córa la favella, e le frali ufate da’ Pon^ 
telici nelle facreceremonie. 

Divide egli quella fua Opera filofo- 
hca in tre Libri, cioè a dire, in Me¬ 
tafilica, in Fitea , e in Morale. Iti 
quello primo libro, ovvero di Meta-. 

. - fifica. 
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tìfica , intitolato al fapientidlmo Si¬ 
gnore Taolmattfa Boria, prendefia 
trattar di quelle maniere di favella¬ 
re , dalle quali conghietturar poflla- 
moj quali fodero l’opinioni degli 
antichi Sapienti deiritalia intorno al 
primo Vero, al fummo Dio, e alle 
menti umane . E iodivide in otto Ca¬ 
pitoli, confeflando di edere flato {li¬ 
molato, a porvi mano datreftioidot- 
tidìmi amici, li Sigg. Agoflino Aria¬ 
no, Giacinto di Crifloforo, e Nic¬ 
colò Galizia. 

Primieramente egli afferma, appo p,!# 
i Latini quelli due vocaboli, Verum e 
FaUum , edere termini convertibili \ 
il verbo intdligere , lignificare il me- 
de fimo, che leggere perfettamente, e 
concfccre con evidenza ,* e 1 verbo cogi¬ 
tare y lignificar ciò, che noi volgar¬ 
mente diciamo penfare, e andar racco¬ 
gliendo» E peròe’conghiettura,edere 
tìata opinione degl’italiani antichi Sa¬ 
pienti , in Dio edere il primo Vero j 
e infinito, e perfettidimo, e (Tendo 
lui e il primo facitore , e il facitore 
di tutte le cofe; e il fuo Vero a lui 
rapprefentando gli elementi delle co¬ 
fe tutte, si eftrinfechi, sì intrinfechi,' 

Tomo V. F E per- 
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E perchè il fapere non è altro, che un 
comporre gii elementi delle cofe , e' 
conchiude,che l’intelligenza è propria 
del folo Dio, il quale contenendo in 
fe tutte le cofe , legge non che l’efter- 
no di quelle , ma anche Finternoj Jà 
dove è proprio della mente umana, 
la quale è finita, e fuor delle cofe, il ! 
folo penfare , cioè il raccorre non_. 
tutte intiere le cofe, ma le fole eftre- 
mità, e quel eh e al di fuori, per 
dir così. 

Quindi e’paffa a dimofirare, che 
nel folo Dio effondo il vero perfetto, 
non abbiam noi feienza più certa del- 

la Teologia rivelata, cioè di quella , 
' che mediante la Fede abbiamo rice¬ 
vuta dai medefimo Dio. Iddio fa 
ogni cofa, contenendo in fe gli ele¬ 
menti , onde ogni cofa ecomponej 
ma i’uomoftudiafi di fapere ogni co-: 
fa per via di divifione, ficchè dire-» : 
polliamo, che la feienza umana fia_», 
come una notomia dell’opere della 
natura. Imperocché , perefemplo, 
noi fogliam dividere l’uomo in corpo: 
e in anima, l’anima in intelletto e in: 
volontà*, attrarre dal corpo la figura 
c il moto, e da quelle, come da qua- : 

lun- 
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iunque altracofa , l’ente, eFuno.Ed 
ecco l’origine delle fcienze umane : 
delle quali la Metafilica contempla 
l’ente, l’Aritmetica l’uno e le fue 
moltiplicazioni , la Geometria la fi¬ 
gura e le fue mifure, la Meccanica il 
moto intorno al centro, la Fifica il 
moto dal centro , la Medicina il cor¬ 
po, la Loica la ragione, e la Morale 
la volontà. Tuttavia quelle fcienze 
nell’uomo fon la maggior parte im- 
perfectiflìme, e lontane dal vero ; e 
noi avendo le cofe fol fuor di noi , co- 
nofcerle non polliamo , fe non per via 
diffrazione, volgendo a noftra uti¬ 
lità quel ch’è puro difetto della noftra 
mente. E da tal’aftrazione fon pro¬ 
dotte due fcienze le più utili, perchè 
le più certe , la Geometria, e l’Arit¬ 
metica } e da queftepoi ne fu genera¬ 
ta la Meccanica , onde ne nacquero 
tutte Farti all’uman genereneceflaric. 
Laonde, perchè quefte fcienze fon fa- 
citrici, fono ancor le più vere, aflb- 
migliandofi alla feienza divina, nella 
quale il vero e’1 fatto fon converti¬ 
bili . 

Gittati finalmente tai fondamenti, 
che dalla mente umana, fe non tutte, 

F z almen 
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àlmen conofcanfi molte verità, fcen- 
dea confutar prima il Cartello,il qua- 

^ le per regola principale al fuo Metafi¬ 
lico afiegna prima di tutto lo fpogliar- 
11 non pure d’ogni pregiudizio, ma 
eziandio di qualfifia verità *, dipoi gli 

P'iQt Scettici, i quali ogni verità metteano 
in dubbio , e dicevano dinifiiina co- 
fa poterli avere certezza. 

Di là fcende al IL Capitolo , dove 
difamina quelli due vocaboli, Genus* 

•§>.58. e Specie*, de’quali il primo, dice, 
appo i Latini lignificava la Forma , e’i 
fecondo cièche nelle Scuole chiamali 
Individuo, e ciò che noi volgarmen¬ 
te diciamo Simolacroy ed ^pparen^a. 
E perchè tutte le Sette de’Filofofi con¬ 
vengono in ciò, che i generi fieno in¬ 
finiti, però e* conchiude, opinion 
degli antichi Filofofi dell’Italia edere 
fiata , che i generi fieno forme infini¬ 
te, nonnelLeflenfione fua, ma nella 
perfezione, e come infinite trovinfi 
nel folo Dio 5 ma che le fpecie, o co¬ 
le fingolari fieno fimolacri fatti fecon¬ 
do le medefime forme. E perchè il 
vero , e’1 fatto fon d’una medefima 
lignificazione, egli è d’uopo , che i 
generi delle cofe non fieno gli univer- 
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fali delle Scuole, ma forme> e for¬ 
me metafiAche , cioè Idee, e model¬ 
li , fu’quali le forme tìfiche tì lavora¬ 
no , cioè delle cofe Angolari. Quindi 
moltecofe utilitìlme al trattar delle 
fcienze egli deduce: i.effer miglio¬ 
re il metodo della Sintetì per le fcien¬ 
ze , che quei dell’Analifi *, z, quell* • 
arti giugnere più certamente al fuo 
fine , le quali propongono alla men¬ 
te l’idea di ciò che deetì fare, che quel¬ 
le le quali procedon più tofto per via 
di conghietture ; 3. molto efier peri- 
colofo lo ftarfi troppo Tulle cofe ge^ 
nerali, ned eficrvi via più tìcura per 
incamminar A all’acquifto della verità, 
che’l faper accordare Funiverfalità 
dciridea a tutte le particolarità delle 
circoftanze, che incontranfi in qualfitìa 
cofa Angolare. 

Segue il .3. Cap. Furono Anonimi 
nella latina favella i vocaboli C auffa e P* 
'Negocium, che operazione Agnifica; e 
ciò che quindi ne nafce, e’ chiamaro¬ 
no Effetto. Laonde , s’una cofa mede- 
fima fono il vero e il fatto, cioè l’ef¬ 
fetto , provar che che Aa per le caufe, 
e’ farà un farlo j e perchè la materia , 
o Aa gli elementi delle cofe fon le fuc 

F 5 caufe, 
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caufe , proverà daile caufe colui, che 
agli elementi mal ordinati e difpofU 
darà il fuo ordine e difpofizione,onde 
jne rifuita la forma delia coda, la quale 
induce in quella una fpecial naturaci 
che della Geometria è proprio, e dell* 
Ar (emetica. 

• *3 Quindi egli a lungo molte cofe fot- 
tilmente difeorre nel Cap. feguente 
deiFeflfenze o virtù delle cofe, defun¬ 
ti metafifici, e degli sforzi al moto, 
e dello Hello moto: le quali però chi 
volelfe tutte efporre , non farebbe 
un compendiofo eHratto del libro*, ma 
un nuovo libro , di cui quello più to- 
flo fembrerebbe elfer l’ellratto. 

Nel f. Cap. oflerva , ederfidiHinti 
0 da’vecchi Latini quelli due vocaboli , 

^Animus , e lAnima , di modo che-. 
*Anima fa quella con cui f vive , e 
minimo quello con cui fi fente. Ma 
perchè Varia eziandio, cui egli mo- 
flra edere il principio comune di tut¬ 
ti i movimenti, fu da’ medefimi chia¬ 
mataeoi nome di anima, quindiegli 
argomenta , aver giudicato gli anti¬ 
chi Sapienti delFitalia , Fanimo e F 
anima altro non edere negli animali, 
die movimento particolare di aria, la 

, . quale 
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quale introdotta per via della refpi- 
razionenel cuore, e da quello nell’ 
arterie e nelle vene, fpinge quivi al 
motoilfangue $ ficcome di là infi¬ 
rmandoli ne’canali de’nervi, e agitan- 
do il loro fugo vi cagiona tutti que’ 
moti,che alle facoltà fenfitive foglion- 
fi attribuire. Quindi pure deduce, 
che’l vocabolo Brutum appo i Latini 
mtii’altro importando, che cofa im¬ 
mobile, ior* opinione fofse, che le be- 
fiie non avefsero , come abbiam noi, 
un’ interno principio de’Joro movi¬ 
menti ma che per fe ftefse fofsero 
immobili, fe non inquanto dalla pre- 
fenza degli efterni oggetti determina¬ 
te venifsero al moto. 

Segue il 6> Cap. dove difaminando 
il vocabolo , Mens , e fcorgendo, p.97; 
quello fovente apprefso i Latini li¬ 
gnificare ciò, che noi diciampenfiero\ 
e dipoi ofservando quelle locuzioni 
latine, con cui dicevano, Mentem ho- 
minibus davi , indi , immitù *, va 
conghietturando efsere fiato infegna- 
mento deprimi maeftri dell’Italiana 
fapienza, che Iddio nellenoftre men¬ 
ti fia il primo autore e principio, non 
folo di qualfifia noftra idea e penderò, 

. / . F 4 ma 
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Ina ancóra di tutti gli atti della noflra^ 
volontà j il che tuttavia pofcia dimo¬ 
ierà , come accordar fi pofsa colla-, 
bontà infinita di Dio , e colla libertà 
del noftro arbitrio. 

Il 7. Cap.tutto fpendefi in efamina- 
re con si fatti pr incip j 1 e facoltà della 

p,iGz. noftr’anima, quali, e che cofa elle fie¬ 
no , c che maniera tengano nel loro 
operare. Confiderà poi le tre famofe 
operazioni della noftra mente, Ver- 
cerone. Giudizio, Ragionamento>le 
quali fon l’oggetto della Loica, cui 
egli divide in Topica, Critica* e Me¬ 
todo j di modo che la Topica fia la fa¬ 
coltà , ovvero l’arte dellapprendere, 
la Critica del giudicare, e’1 Afetodo 
del ragionare *, pone in difamina il 
metodo geometrico , e in alcune 
fcienze e arti niente utile lo ftima, in 
alcun’altre anzi dannofo, che no. An¬ 
tepone alla fine il metodo della Sinte- 
fi a quello delFAnalifi , efsendo per 
arrivare al vero più ficura la via del 
comporre, che quella del rifolvere, 
conciolfiachè, facendo, vienfiacon- 
feguire la verità. 

Finalmente neH’ultimo Cap. met- 
tefi a confiderare i lignificati di que* 

voca- 
r 
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vocaboli, T^umen, Fatubi , Ca/us , 
Fortuna > indi va conghietturando ,P-I2v 
quali fofseroi fentimenti de’Filofofi 
antichi dell’Italia in riguardo della 
Divinità, e dell’ordine ed efecuzione 
de’fuoi eterni decreti e configlj. Ai 
qual Capitolo l’Autore aggiunge laP-11^ 
Conclufione di tutta l’Opera,che al¬ 
tro non è, che una brevilfima ricapi¬ 
tolazione delle cofe dette di fopra con 
molto meno di brevità. 

Onde non è maraviglia , che noi 
lina grandillima parte delle cofe in 
quello libro fottilifiimamente tratta¬ 
te, fenza ne pur accennarle trafanda- 
te abbiamo •, imperciocché il fuo dot¬ 
to autore pone affollate, non che in__» 
ogni pagina , quafichè in ogni linea , 
fpeculazioni innumerabili, con tal 
brevità , che’l volerle toccar tutte , 
comechè leggermente, e’ farebbe il 
fare un’ eftratto eguale nella mole a 
tutto’i libro . E ciò eziandio ci fa cre¬ 
derete nel compilar quello libricci- 
nolo abbia avuto l’Autore in penderò 
il darci anzi un’idea,e un faggio della 
fua metafilica , che la fua metafilica 
hefsa/fcorgendovifi fpecialmente co¬ 
fe molcillime femplicemente propo^ 

F 5 ite. 
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fte , che fembrano aver bifogno di 
pruova *, il che fperafi una volta di 
aver noi a vedere, quando e’ diaci l’O¬ 
pera compiuta alle {lampe . Ma fo- 
pra M tutto deaereremmo di vedere 
provato ciò che a tutta f Opera è prin- 
cipal fondamento y ed anzi (ingoiare : 
donde efib raccolga, che nella latina 
favella lignifichino una ftefia cofa , 
Fa fi uni e Ve rum, Capifa e Jfgocium > 
ec. 

ARTICOLO VIL 

ìl lume all occhio per la lettura di un 
tal modo di medicar le fa ite , info¬ 
gnato da un moderno ^Autore Vran- 
cefo . Lettera jcrìita all llluHrifs. 
Sk. Antonio Vallifnieri , ec. dal 
Dottore Dioni sio-Andrea S a n- 
cassani , Medico Trimario della 
città di Cornacchio. In Forli, per il 
Danài , 1707. in 8. pagg.6?. 

E Sempre degno di lode il zelo di 
chi cerca di vendicare i’ onore 

de’ morti, fe pur v’c alcuno tra’ vivi, 
che voglia loro rubare la gloria delle 
invenzioni » Cosi la merita il Sig.San- 

•éaifa- 
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caflfani, il quale avendo letto un libro 
delSig. Beliti* che pretende d’infe- 
gnare al mondo un nuovo modo di cu¬ 
rar le ferite fenza tafte 3 fa vedere 
chiaramente in quella Lettera 3 edere 
un modo antico praticato già in Ita¬ 
lia 5 e infegnato la prima volta da Ce- 
fare Magati, Scandianefe 3 allora pub¬ 
blico Profeifore dello Studio di Fer¬ 
rara, col titolo: de rara medicatione 
vulnerimi , feu de vulnerìbns raro 
traffandis libri duo. {a) Egli e vero, 
che FAutor Francefe niega di aver ve¬ 
duta l’Opera del Magati y e protetta 
eflfergli venuto in mente quello pen¬ 
derò fenz'alcun lume di eflb 3 ma vi 
farà facilmente 3 chi durerà fatica a 
dargliene fede 3 mentregli riconofce 
nella fua Opera ( b ) per nemici delle 
tafte 3 e per amiciftimi del medicar 
rade volte i feritili Magati > esìsti¬ 
tala'. adunque àveaegli veduto e l’u¬ 
no e l’alrro, fe fa loro l’onor di ci¬ 

targli . 
IlSig. Dodxrti Medico celebre nel¬ 

la Francia, e .noto al mondo de’Let¬ 
terati per quel fuo nobil progetto del- 

. F -6 la 

fa') Venet. apudjo.jac. Hertz, 3 1676. infoi. 
(b) 
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la Storia delle piante (a) , nell’appro¬ 
vazione, ch’egli fa al libro del Sig. 
Bellot > confeda , aver que’ due rino¬ 
mati Soggetti per ben 40. anni (e9i 
Sig. Rdlot parimente il confeda ) pra¬ 
ticato con felice fuccedo quello modo 
di medicarerade volte i feriti, l’uno 
in Ferrara, l’altro in Milano; e dan¬ 
do molti encomj all’Opera del Ma¬ 
gati , la chiama preziofa , rara nella 
Francia, e perchè fcritta in latino y 
colà da’ ceni dei poco intendenti di tal 
linguaggio, non abbastanza Studiata :: 
con che pare3 che dolcemente feufi il 
Sig .Belìot> il quale, fe non altro > 
avràfempreil merito di averia tra¬ 
dotta nel proprio linguaggio, poSti 
in ufo con tanto profitto de’feriti gl’ 
infegnamenti del noftro Italiano, e 
di aver dato maggior pefo a’medefi- 
mi, emedoin pratica ciò, che con»* 
rodore de’ nolìri cerufici vien tras¬ 
curato 

Sono premede alla Lettera del Sig*. 
Sancadani tre altre Lettere di appro¬ 
vazione , cioè una del Sig. Vallijnieri ì 
una del già Sig. Lodolaico Tefli >, e la»» 
terza del Sig. Francefilo-Maria Wjgri- 

foli. 

(a) Bonetti Medi Septentr, Tj, Li. c.a£<i l* 
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foli. Divide l’Autore Ja fua in cinque 
paragrafi . Nel primo loda il Sig. ~ 
Bellot, per ederd fpogiiato de’pre-- ' 
giudizj comuni, e per aver abbrac¬ 
ciata 1’ opinione più fana , avendo 
però avanti dimoftro , che è buono il 
modo del Sig. Bellot j ma che (a) 

Tanto è del Jeme fuo miglior la 
pianta . 

Nel fecondo porta una maniera-* ^ ,0i 
dell’Autor Francefe di medicar le fe¬ 
rite di tetta , e la confronta con quel¬ 
la del Magati, da lui giudicata otti¬ 
ma. Nel terzo fa vedere non edere 
il Sig. Bellot autore delF invenzione p. at, 
della Laflretta, con cui, o fatta l’ope¬ 
razione del trapano, o in cafo d’edere 
ttata portata via una parte del cranio 
in ferite di tetta, ficuopre la dura ma¬ 
dre ? ma efler’ella ttata adoperata-, 
molto prima dal Magati, einfegnata 
da lui nell’Opera fua ( b ), dove dice > 
che vi fi debba foprapporre una laflretta 
di piombo , o d'argento , e che fi debba 
levar laftejja , coperta chefla eflflamem- 
brana di carne . Va egli poi dimoftranr 
do, che il forare la laftretta in più 
luoghi, acciocché trafudi per que fo¬ 

ri la. 
Caj Qb) 2\ i. caf> 36, 
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ri la marcia , non fu ritrovamento del 
Francefe, ma dell’Italiano, a nne_> 
d’impedire, che i rimedj non aggra¬ 
vinola membrana; e conchiude que¬ 
llo paragrafo col manifeftar molti 
errori invaili nel volgo de’ cerufici . 

Nel quarto e’mette in chiaro, co¬ 
me il Magati prima del Sig. Bdlot 
prevedere, che non la diverfità del 
clima giovi pili, o meno alla guari¬ 
gione delle ferite del capo , ma bensì 
la diligente cura, la qual con (irte-» 
principalmente nel difendere la feri¬ 
ta dall’aria, Coprendola rare volte * 

Diamo , dice il Magati ( a) , un’oc- 
„ chiara alle uova. Quelle, fecon- 

traggano nel gufcio una piccola 
», fenditura , benché non ne Ila leva- 
„ ta parte d’elfo gufcio, non polTono j 

sfuggir di corromperli. Anzi ÌrL_* i 
„ tal guifa perdono tanto del lor na- 
,, turale, che pili non fervono per la 
p generazion del pulcino . 11 pomo , 
,, foi che fia leggermente intaccato 
3, nella corteccia , fi gua-fìa ; e gli al- 
,, beri fìedi,quantunqipe privi di fen- 
,, fo, sbucciati che fieno, fi feccano.,, 
Dal che manifefta mente fi vede-», 

quali- 

(ft) lik.UtAp.l®» 
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quanta gelosia avelie il Magaci dell* 
entrar dell’aria nelle ferite, non con- 
federandola come forche, o grofia__, > 
ma come aria fola. Moftra dipoi il 
Sig. San cada ni affai eruditamente-» > 
edere l’ufo del mercurio per ie fero- 
fole, e per altri tumori fiero!] , in¬ 
venzione Italiana, e non mai France- 
fe , e averne parlato lo {ledo R iverio. 
Scrittore di quella illuftre Nazione. 
Così ilbalfamo Samaritano fu pollo 
in pratica dal noftro Severini, ed il 
Palazzi ancóra nel fuo libro alferì 
molte cofe,che ora malamente fa nuo¬ 
ve il Sig. Bellot. 

NeH’ultimo paragrafo moftra ,che 
il Magati fu primo inventore , e pro- 
mulgatore della maniera di medicar 
le ferite, infegnata dopo tanti anni 
per nuova dal Sig. Bellot. 

A quefta Lettera fa il noftro Auto- p. 54. 
re fuccederne un’altra tradotta dal 
Latino del Cavalier Giovanni Veslin- 
gio y diretta in que’ tempi al famofo 
Senerto , eferitta a favore del Maga¬ 
ti , nella qualeattefta , edere utiliftl- 
mo il modo, che quelli ha trovato , 
per medicar le ferite, e lo conferma 
con piu di dugento efperienze da luì 

ofser- 

p. 40, 
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oftervate. Dipoi efpone due Ofser- 
vazioni Chirurgiche colle fue rifief- 
fioni > la prima delle quali è del Sig. 
Vallifnieri > e l'altra è fua propria. 
Conchiude finalmente con un’ altra 
Lettera del fuddetto Sig. Vallifnieri, 
la quale contiene un faggio del medi¬ 
care de i Turchi. 

Innanzi di terminar qiieft'^rtzcolo, 
avvertiremo , cha qui non fi è fermata 
la diligenza del Sig. Sancaftani. Tra¬ 
duce egli dal Francefenel noftro idio¬ 
ma l’Opera del Sig. Bellot > col titolo 
diCbironein campo, coll’aggiunta in 
fine d’un difcorfo fiopra un Mofìro nato 
inComaccbio li 4. Maggio 1707, (a) 
Ma perchè non è noftro coftume il fa¬ 
re eftratti di libri ftranieri, e tradot¬ 
ti > perciò ci contentiamo fedamente 
d’aver’ accennata queft’ Opera 3 per 
utile , e per difinganno de’ noftri 
Cerufici, che adeflo poifono leggerla 
nel lar nativo linguaggio . 

AR- 

(a) Veti. appre fo GiroL Albrizzì 170$. in 3. 
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ARTICOLO Vili. 

Invenzione d’una Tromba, che non fo- 
lamente ferve a far fi udir di lontano , 
come le note trombe parlanti 5 ma 
ugualmente ad udire chi di lontano 
con voce ordinaria favella . 

QUefla Relazione è cavata da una 
Lettera del Sig. Giuseppe Lan- 

dini j Fiorentino, inventore di tal 
macchina, con cui dà notizia di eflfa ai 
Sig. Marchefe Scipione Maffei , pro¬ 
mettendogli in oltre il ragguaglio 
d’altre Opere fue di curiofità, e di 
flima non minore. 

Vendo ic intefo molt’anni ad¬ 
dietro 5 che il Cavalier Mov- 

„ land d’Inghilterra avelie trovata una 
nuova forma di tromba parlante, col- 

,, la quale fi potelfe parlare in molto 
yy maggior diftanza , che con ogni altra 
,, fabbricata fino a quel tempo*, ed aven- 
,, do intefo , che folle quella fabbricata 
,, con le proporzioni armoniche *, intra- 
,y prefi di farne fabbricar una , e neco- 
}y minciai la descrizione colle dette pro- 
r porzioni , curiofo d’efperimentarne 



138 Giorn. De’Letterati 

, gli effetti. Ma mentre io andava fpe- 
„ calando , come in effa operaffero i 

raggj fonori , e come procedeffero 
con tanto aumentojmi cadde in animo 

3) per l’ipotefi ideata delle operazioni, 
3> che produce il fuono nell’aria, poterli 
3y defcrivere con altra proporzione una 
33 tromba, cheaveffe facoltà di fervire 
„ ugualmente per parlare, e per udir di 
„ lontano, e neintraprefi colio la def- 
„ crizione. 

„ Il Padre Cherubino ci Orleans 3 Ca- 
„ puccino, autore della Diotrica ocu- 
y, lare, e perfezionatore deibinocuio, 

e il Signor d'Hautefevillehznno affer- 
,, mato d’aver trovato un principio di 
33 quefto bell’effetto, profeffando d’aver 
„ fabbricata una macchina acuflica_>, 
33 benché non mai fpiegata , ne veduta 
„ in pubblico, che fervide ad udire ili 
„ maggior diftanza dell’ordinario. Di 

che sì gran conto fu fatto , che quell5 
a, ultimo in una lettera al Sig. Bourde- 
3y lot fopra il modo di perfezionar l’udi- 
9, to , Rampata in Parigi nel T702. ove 
■33 parla di quella macchina , non folo 
3, non ne deferive la figura , ma dice d* 
„ aver occultata anche la macchina^. 
33 (leda per timore, che nefoffe pene- 

» tra- 



Articolo Vili. 13^ 

3> trato lartifizio : di che dolendoli pare 
3, in una lettera il Sig. di Tevrault after- 
33 ma doverli ftimare tal macchina una 
35 delle belle cofe, che fiano fiate prò- 
,, dotte nel noftro fecolo. Ma con tut- 
„ to ciò fu quella un’alfai picciola cofa 

a paragone della prefente , e non li 
3, potrebbe dire* che un legger barlu- 
33 medi tale invenzione ^ mentre afserì 
33 egli hello j che lo sforzo maggiore 
3, della fua attività era di attrar la voce 
3> al doppio di quella diftanza, in cui 
33 per altro naturalmente lìperde . Ve- 
33 ro è * che profefsò ancóra d’aver tro- 
35 varo un modo di farle fare quattro 
3) volte più di effetto * non già col rad- 
33 doppiarla 3 ne coll’applicarla all’uno, 
33 e all’altro orecchio , ma col darle un’ 
33 altra figura * che l’accrefcea pochini- 
33 mo di mole:ma confefsò altresì * che 
3, fabbricata non corrifpofe * e feancò- 
33 ra n’avefte cavato, quanto ne preten- 
33 deva 3 tutto ciò farebbe nulla 3 fe fi 

3, paragona con le Tegnenti efperienze 
3, fatte con la mia tromba, che polfono 
3, elfere attefiate da molti amici, che vi 
3, furon prefenti, benché per altrofof- 
33 fe fabbricata di materia poco fonora, 
3, cioè di puro geflo 5 il che diminuì di 

35 mol- 



140 Giorn. De’Letterati 

molto Inefficacia delle fae operazioni*, 
9, ma diede a me la facilità di farla piu 
3, efattamente,e colle proporzioni idea- 

te, e con poca fpefa. 
,, Terminata adunque la fabbrica di 
quefta tromba nella fola lunghezza 
di braccia quattro a panno Fiorenti- 

„ ne , volli avanti di palefarla farne al- 
J9 cune prove fegretamente in mia cafa* 
3, e perchè il diftretto della medefima 
3, non mi permife maggior diftanza di 
„ 60. pafii in una dirittura di ftanze3an- 
33 dava fpcculando, come in diftanza si 
5> breve potè (fi riconofcerne l’attività: 
33 e trovai Fefpediente di pigliare uru® 
3, oriuolo da tafca ferrato nella fuacu- 
3, ftodia , la cui pulfazione era tenuiffi- 
33 ma, ed attaccatolo confilo pcnden- 
, te nell’aria mi allontanai cinque paf- 3, fi , ove io perdeva all’orecchio la fua 

,3 pulfazione: pofi poi lo ftefto oriuolo 
„ in diftanza di 60. paffi dalla macchi- 
3, naacuftica, ed applicato alla medefi- 
,3 ma l’orecchio, nefentiicosì forte la 
,, vibrazione, come fe l’aveffi avuto ap- 
3, poggiato all’orecchio ifteflb . Prefo 
y> da ciò maggior’ animo, volli provare 
3, l’effetto della macchina per parlar di 

lontano 9 e però applicai Formolo 
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5J alla bocchetta della medelìma, e fn* 
3, allontanai ancora 60. palli 3 ©ve il fuo 
,, moto mi riufcl parimente fenfibile 
3, non men di prima . Ma per farne piu 
,> vigorofa prova inviluppai Formolo in 
» panno lino3 di modo che accodato all* 
3, orecchio , non ne fentiva punto ìi 
„ movimento > e cosi inviluppato lo 
33 miiì pendente nella didanza dei 60* 
3, pad! , ed applicato 1’ orecchio alla 
„ macchina, ne fentii didimamente la 
3, pulfazione j ed il medelimo mi fucce- 
33 dette niello Formolo in tal forma in- 
,, viluppato alla bocchetta della mac- 
33 china. 

33 Alcuni giorni dopo feci vedere^* 
,, quedi effetti a molti amici 3 e prefa 
„ fperanza di efperimentargli più ma- 
33 ravigliolì in maggior didanza 3 feci 
3, portar detta tromba in una piccola 
3, collina fuori della Città , di dove d 
,, vedeva fcopertamente una delle por- 
,, te di effa > in didanza a linea retta di 
33 mezzo miglio 3 e di vantaggio:econ- 
3, certai con piu perfone 3 che andaffe- 
,3 ro a detta porta, e con diverlì tuoni 
33 di voce 3 cioè fommefsa 3 piana 3 c 
33 forte pronunziafsero alcune parole , 
»> avendone io da pronunziar fìmilmen- 
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5> te alcune alla bocca della macchina. 
,, Andati a’iuoghi , e dati i fegni per 

iftar reciprocamente in afcolto , par- 
lai io prima alla bocca della macchi- 
na3 e furono didimamente udite I« 

yj mie parole dagli amici franti alla fud- 
„ detta porta *, non tanto le pronunzia- 
Sy te nel tuono piano, ma parimente 1* 
5, altre nel più fommefio. Applicato io 
33 poi l’orecchio alla macchina , udii be- 
j, nifiimo, e didimamente tutto ciò > 
35 che fu detto dagli amici frefii anche-» 
33 nella voce più fommefsa , e feci , che 

fe ne accertafsero con la prova tutti 
quelli 3 ch’eran prefenti . Palefatafr 

a, tale efperienza nella Città, fu comin- 
3, ciato a filofofare fopra i molti, e va- 
33 rj ufi, che di tale invenzione far fi 

3, potrebbero $ nè contefi io a chi che fia 
33 il veder la macchina, fapendo, che 
3, dalfolo vederla non era pofiìbile di 
33 penetrarne la coftruzione , che di- 
33 pende da una precifa modinatura , 
3> che mal poteva intenderli fenza la 
3, regola per defcriverne la figura. Mi 
33 occorfe bensì di parlarne col Sere- 
,, niffimo Principe di Tofcana, il quale 
3, curiofo non meno che intendente di 
3> tutte le più bcH’arti > moftrò di talq; 

3, in- 

\ 
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„ invenzione un gradimento particola- 
,, re; e tanto più, che mi aderì d’aver 
,, tempo fa ricevuto d'Inghilterra un’ 
,j Acudico di metallo per cofa fegnala- 

ta, col quale appena fentiva parlar 
uno in diftanza di So. pad!. Ebbi iti 
animo di ridurre ancora a maggior 

3, perfezione queft’iftromento3mane fui 
,, divertito,per edere in quel tempo fta- 

to chiamato in Francia a fine di porvi 
j, in opera un’altra mia invenzione d’il- 
>r luminare con piccola face una lunga 
yy diftanza,* e dopo il mio ritorno fono 
yy flato del continuo occupato per fervi- 
yy gio pubblico in cofe troppo diverfe . 

Benché io non paled per ora la regola 
per fabbricare sì fatta tromba 3 fon 

33 però pronto a farne fabbricare a 
33 chiunque dedderade d’accertard del 
5> vero, e di godere del fuo mirabile 
oy effetto. 

ARTI-, 
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ARTICOLO IX. 

^Juova invenzione d'un Gravccembalo 
col piano, e forte , aggiunte alcune 
confideraZoni [opra gli finimenti 
tnuficali. 

SE il pregio delle invenzioni dee 
mifurarfi dalla novità , e dalla 

difficoltà , quella , di cui damo al 
prefente per dar ragguaglio, non è 
certamente inferiorea qualunque al* 
tra da gran tempo in qua fi ila veduta. 
Egli è noto a chiunque gode della__» 
mufica, chetino de’principali fonti, 
da’quali traggano i periti di queft’ar- 
te il fegreto di fingolarmente dilettar 
chiafcolta, è il piano, e’ifortejofia 
nellepropolle, e rifpofte ,0 fia quan¬ 
do con artifìziofa degradazione la- 
fciandofi a poco a poco mancar la vo¬ 
ce , fi ripiglia poi ad un tratto ftrepi- 
tofamente : il quale artifizio è tifato 
frequentemente, ed a maravigliane* 
gran concerti di Roma con diletto 
incredibile di chi gufta la perfezione 
dell’arte. Ora di queftadiverfità, ed 
alterazione di voce, nella quale ec- 

cel- 
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celienti fono fra gli altri gli fìrumen- 
ti da arco , affatto privo è il grave- 
cembalo > e farebbe da chi che fia (la¬ 
ta riputata una vanifiima immagina¬ 
zione ff proporre di fabbricarlo in 
modo, che avefse quella dote . Con 
tutto ciò una sì ardita invenzione è 
fiata non meno felicemente penfata , 
che efeguita in Firenze dal Sig. Bar- 

tolommeo Cristofali > Padovano» 
Cembalifta flipediato dal Sereniamo 
Principe di Tofcana. Egli ne ha fino¬ 
ra fatti tre della grandezza ordinaria 
degli altri gravecembaii, e fon tutti 
riufeiti perfettamente. Il cavare da 
quelli maggiore, o minor fuono di¬ 
pende dalla diverfaforza»con cui dal 
fonatore vengono premuti ! tafti, re¬ 
golando la quale,fi viene a fentire non 
folo il piano » e il forte, ma la de¬ 
gradazione , e diverfìtà della voce » 
qual farebbe in un violoncello.Alcuni 
profefsori non hanno fatto a queft’in- 
venzione tutto Fapplaufo ch’ella me¬ 
rita; prima, perchè non hanno in- 
tefo, quanto ingegno fi richiedefse a 
fuperarne le difficoltà, e qual mara* 
vigliofa delicatezza di mano per com¬ 
pirne con tanta aggiuftatezza il lavo** 

Tomo V- G ro; 
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ro : in fecondo luogo , perchè è pa¬ 
rtito loro , chela voce di tale fru¬ 
mento come differente dall’ ordina¬ 
ria, fia troppo molle, eottufa-, ma 
quello c un fentimento, che fi pro¬ 
duce nel primo porvi fu le mani per 
l’affuefazione, che abbiamo all’argen¬ 
tino degli altri gravecembali, per 
altro in breve tempo vi fi adatta 1* 
orecchio, è vi fi affeziona talmente, 
che non fa fiaccarfene, e non gradifce 
più i gravecembali comuni ; e bifo- 
gna avvertire, che riefce ancor più 
foave l’udirloiia qualche diftanza . E’ 
fiata altresì oppofia eccezione di non 
avere quefio ftrumento gran voce, e 
di non avere tutto il forte degli altri 
gravecembali. Al che fi rifponde pri¬ 
ma , che ha però afsai piu vocc,ch’efii 
non credono, quando altri voglia, e 
fappia cavarla , premendo il tallo 
con impeto -, efecondariamentc , che 
bifogna faper prendere le cofe per lo 
fuo verfo, e non confiderai in ri¬ 
guardo ad un fine ciò ch’è fatto per 
un’altro . Quefio è propriamente 
finimento da camera, e non è però 
adattabile a una mulica di Chiefa , o 
ad unagrand’orcheftra. Quanti firu- 

• -1 - men- 
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menti vi fono, che non fi ufano in ta¬ 
li ocoafioni, e chenon pertanto fi bi¬ 
mano de’piu dilettevoli ? Egli è cer¬ 
to , che per accompagnare un cantan¬ 
te , e per fecondare uno finimento , 
ed anche per un moderato concerto 
riefce perfettamente : benché non fia 
però quella l'intenzion fua principale, 
ma si quella d’efser fonato a folo,co¬ 
me il leuto , l’arpa, le viole da fei 
corde, ed altri finimenti de’piùfoa- 
vi. Ma veramente la maggior oppo- 
fizione, che abbia patito quello nuo¬ 
vo linimento, fi è il non faperfi uni- 
verfalmente a primo incontro fona¬ 
re , perchè non balla il fonar perfet¬ 
tamente gli ordinarj finimenti da ta¬ 
llo , ma efiendo finimento nuovo, ri¬ 
cerca perfona, che intendendone la 
forza vi abbia fatto fopra alquanto di 
fiudio particolare , cosi per regolar© 
la mifura del diverto impulfo,chedec 
darli a’tafti, e la graziofa degrada¬ 
zione a tempo e luogo, còme per ifce- 
gliere cofeapropofito $ è delicate, c 
mallìmamente fpezzando , e facendo 
camminar le parti, e tornirei fogget- 
ti in piu luoghi. 

Ma venendo alla bruttura partico- 
G 1 lare 
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lare di quello finimento f fe l’artefi- 
ce, che l’ha inventati , avefse così 
faputo defcriverlo , come ha faputo 
perfettamente fabbricarlo , non fa¬ 
rebbe malagevole il farne compren¬ 
dere a'lettori l’artifizio: ma poiché 
egli non c in ciò riufeito ,anzi ha giu¬ 
dicato impoffibile il rapprefentarlo 
in modo, chefene poffa concepirei’ 
idea 3 è forza , ch’altri fi ponga ali* 
imprefa, benché fenza aver piu lo 
finimento davanti agli occhi , e fola- 
mente fopra alcune memorie fattefi 
già neirefaminarlo, e fopra un dife- 
gno rozzamente da prima diftefo .Di- 

* remo adunque primieramente, che in 
luogo degli ufati falterellj , che fuo- 
nano con la penna, fi pone qui un re- 
giftro di martelletti , che vanno a 
percuotere la corda per di fotto,aven- 
do lacima,con cui percuotono,coper- 
Ca di dante. Ogni martello dipende 
nel fuo principio da una roteila, che 
lo rende mobile, e le rotelle fianno 
nafcofle in un pettine , nel quale fo¬ 
no infilate. Vicino alla rotella, e fiot¬ 
to il principio dell’afta del martello 
vi è unfoftegno, o prominenza, che 
ricevendo colpo perdi fiotto, alza il 

N mar- 
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martello, e lo fpinge a percuoter la 
corda con quella mifura d’impulfio- 
ne , e con quel grado di forza , che 
vien dato dalla mano-, e quindi viene 
il maggiore , o minor Tuono a piace¬ 
re del fonatore : elfendo agevole an¬ 
che il farlo percuotere con molta vio¬ 
lenza, a cagione, che il martello ri¬ 
ceve Furto vicino alla fua impernia¬ 
tura , che vuol dire, vicino al centro 
del giro , ch’egli defcrive *, nel qual 
cafo ogni mediocre impulfo fa falire 
<on impeto un raggio di ruota.Ciò che 

■dà il colpo al martello fotto Feilre- 
mità della prominenza fuddetta,è una 
linguetta di legno , polla fopra una 
leva , che viene all’incontro del tallo, 
c ch’è alzata da elfo, quando vieru* 
premuto dal fonatore . Quella lin¬ 
guetta non pofa però fopra la leva, ma 
ne alquantofollevata , e lì Ha infil¬ 
zata in due ganafce fottili, che le fon 
polle a quello effetto una per parte . 
Ma perchè bifognava, che il martel¬ 
lo percolfa la corda fubito la lafciaf- 
fe , fiaccandofene, benché non ancora 
abbandonato il tallo dal fonatore > ed 
era però necelfario , che il detto mar¬ 
tello reftafie fubito in libertà di rica- 

G 3 d^re; 
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dere al fuo luogo * perciò la linguet¬ 
ta , che gli dà il colpo, è mobile,ed 
è in tal maniera congegnata, che va in 
fu, e percuote ferma, ma dato il col¬ 
po fubito fcatta, cioèpaffa; e quan¬ 
do lafciato il tutto ella torna giu * ce¬ 
de j e rientra , riponendoti ancóra 
Lotto il martello. Quello effetto ha 
eonfeguito l’artefice con una molla di 
filo d-ottone , che ha fermata nella 
leva, e che difendendoli viene a bat¬ 
tere con la punta Lotto la linguetta , e 
facendo alquanto di forza la fpinge, 
e la tiene appoggiata a un altro filo d' 
ottone, che ritto > c fermo le fla dal 
iato oppofto . Per quefto appoggio 
fiabile, che ha la linguetta, e per la 
molla , che ha fotto , e per l’imper¬ 
niatura , che ha dalle parti, ella fi 
rende ora ferma > ed ora pieghevole, 
fecondo il bifogno . Perchè i martel¬ 
li ricadendo dopo la percoffa non ri- i 
Laliffero, e ribatteffero nella corda, 
fi fanno cadere , e pofare fopra una 
incrociatura di cordoncini di feta, 
che quetaóiente li raccoglie . Ma per¬ 
chè in quella forte di finimenti è ne- 
ceffario fpegnere,cioè fermare il fuo- i 
no> che continuando confonderebbe 
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le note 5 che feguono » al qual effet¬ 
to hanno le fpinette il panno nelte-i 
cime de’falterelli; effondo anche ne- 
ceffario in quello nuovo finimento V 
ammorzarlo affatto , e fobico*, perciò 
ciafcheduna delle nominate leve ha 
una codetta, e fopra quefte codette è 
pollo un filare 5 o fia un regiftro di 
falterellì, che dal loro ufizio potreb¬ 
bero dirfì fpegnitoj . Quando la ta¬ 
ratura è in quiete, toccano quelli la 
corda con panno , che han fu la cima , 
ed impedirono il tremolare, eh ella 
farebbe al vibrarli dell’altre fonando : 
ma eompreifo il tallo > ed alzata da 
effo la punta della leva y viene per 
confeguenza ad abbaffarfì la coda ? ed 
in fieni e lofpeghitojo , con lafciar li¬ 
bera la corda alfuono, che ppi s’am- 
-morza lafciato il tallo rialzandoli 
lo fpegnitojo beffo a toccar la corda. 
Ma per conofeere più chiaramente 
ogni movimento di quella macchina , 
e l’interno fuo artifizio , fi prenda-» 
per mano il difegno,e fi offorvia parte 
a parte la denominazione di effo. 

. : . '■> o. * 

Spiegatone del difegno • 
A, corda 

B.te- G 4 
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B. teiajo , o fi a pianta della taftafu-" 

ra . 
C. tatto ordinario y o fia prima leva^ 

che col zoccolettoalza la feconda* 
D. zoccoletto del tatto 
£, feconda leva, alla quale fonò at¬ 

taccate una per parte le ganafce, 
che tengono la linguetta * 

F. perno della feconda leva * 
G. linguetta mobile y che alzandoli 

la feconda leva* urta 3 e fpinge in 
fu il martello. 

H. ganafcefottili 3 nelle quali è im¬ 
perniata la linguetta. 

I. filo fermo d’ottone fchiàcciato in 
cima , che tien ferma la linguetta. 

L molladifil d’ottone* che va fot* 
to la linguetta eia tiene fpinta~# 
verf£> il filo fermo, che ha dietro, 

M, pettine, nel quale fono feguita- 
mente infilati tutti i martelletti. 

rotella del martello, che fta naf- 
cotta dentro al pettine * 

©. martello , chefpinto per di fotto 
dalla linguetta va a percuoter la 
corda col dante 3 che ha fu la cima: 

F. incrociatura di cordoncini di feta, 
fra’quali pofano Fatte «Je’martelli. 

Accoda della feconda leva* che fi 
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abbatta nell’alzarfi la punta . 
R. regiflro di falterclli> o fpegnito j * 

che premuto il tallo fi abbattano > 
e lafciano liberala corda , tornan¬ 
do fubito a fuo luogo per fermare 
il fuono. 

S. regolo pieno per fortezza delpet-, 
tine. 
Dopo di tutto quello è da avverti¬ 

re , che il pancone, dove fi piantano i 
bifcheri,o piroli di ferro,che tengono 
le corde,dove negli altri gravecembali 
è fotto le corde flette, qui è fopra, e i 
bifeheri pattano , e le corde vi fi attac¬ 
cano per di fotto, ettendovi bifogno 
di più fito nel batto, affinchè v’entri 
tutta la macchina della taflatura. Le 
corde fono più grotte delle ordinarie, 
e perchè il pefo non nocette al fondo> 
non fono raccomandate ad efso , ma 
alquanto più alto. In tutti i contatti, 
che vale a dire in tutti i luoghi, do¬ 
ve fi potrebbe generar rumore , è im¬ 
pedito con cuojo , o con panno: fpe- 
cialmente ne’fori , dove pattano per¬ 
ni , è poflo da per tutto con (ingoiar 
maeflifa del dante , e il perno patta 
per efso . Quell’invenzione è fiata 
daU’artefice ridotta ad effetto anche 

G 5 in 
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in altra forma > avendo fatto un al¬ 
tro gravecembalo pur col piano e for¬ 
te con differente a e alquanto più fa¬ 
cile bruttura a ma nondimeno è ftata 
più applaudita la prima. 

Efsendo quello ingegnofo uomo 
eccellente anche nel lavorare grave- 
cembali ordinar] a merita di notarli^ 
com’egli nonfente co’moderni artefi¬ 
ci, che per lo più gli fabbricano non 
folo fenza rofa , ma ancóra fenza sfo¬ 
go alcuno in tutto il caffo. Non già di’ 
egli creda necefsario un si gran foro , 
come erano le rofe fattevi dagli anti¬ 
chi , ne che (limi opportuno il forar¬ 
gli in quel fito, eh e sì efpofto a rice- 
ver la polvere*, ma Tuoi’ egli farvi due 
piccoli buchi nella fronte , o ha nel 
chiudimento davanti, che refìano oc¬ 
culti * e difefi: ed afferma efler ne¬ 
cefsario in alcuna parte dello (fru¬ 
mento un tale sfogatojo , perchè nel 
fonare il fondo dee muoverli, e cede¬ 
re y e che il faccia , fi conofce dal tre¬ 
mare che farà ciò che vi porrai fopra, 
quando altri Tuona : ma fe il corpo 
non avrà foro alcuno , non potendo 
i’a r ia c h’è de n t ro cede re > cu fei re, ma 
ftahd oli dura , e forte, il fondo non 

fi mira* 
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fi muove, e quindi il fuono ne viene 
alquanto ottufo , e breve, e non ri* 
fonante . Là dove fattovi un buco » 
vedrai toflo dar giù il fondo * e reflar 
la corda più alta, e fentirai maggior 
voce , e accollando le dita al predet¬ 
to foro, quando altri Tuona , fentirai 
far vento , e ufcirne l’aria. A quello 
propofito n©n vogliamo lafciar di di¬ 
re , che ricavandoli , come è noto > 
belliffimi lumi per la Filofoffa natu¬ 
rale dalTindagare le affezioni , e gli 
effetti dell’aria , e del moto^un fonte 
grandilfimo , benché finora affatto 
fconofciutOj di ftoprimenti , e di 
cognizioni intorno a ciò effer potreb¬ 
be ToTservar Tortilmente le diverfe, e 
mirabili operazioni dell’aria impulfa 
negli finimenti muficali * efaminan- 
do la fabbrica loro e riflettendo da 
che nafca inefli la perfezione, o’I di¬ 
fetto, e da che fe ne alteri la éoflitu- 
zione : come , a cagion d’efempio , la 
yariazion del Tuono, che fuccede ne* 
gii flrumentiy che hanno Tanirnst^ 
quai fon quelli dà arco', fe'quella un 
pocolino fi muove di! fito-, • divcnen* 
donetofto luna corda più fonora, l’¬ 
altra più ottufa ; l’alterazione , eia 

G 6 di- 



t]6 GìoRn De*Letterati 
diverfità delle armonie , che ricevo-' 
no gli finimenti dalle diverfe mifure, 
e Angolarmente i gravecembali dall* 
edere il loro fondo alquanto più grof- 
fo, e alquanto più fottile , e così di 
miU’altre confiderazioni. Non è an¬ 
che da tralasciare ,che tenendoli uni- 
vbrfal mente , che hano Sempre im¬ 
perfetti i gravecembali nuovi, e che 
acquattino perfezione Solamente col 
lungolempoj pretende quello arte¬ 
fice , che fi pofia lavorargli in modo > 
che rendano Subito Sonora voce non 
meno de gli flromenti vecchi. Affer¬ 
ma egli, che il non rifonar bene de* 
«uovi nafea principalmente dalla vir¬ 
tù elallica , che per qualche tempo 
confervano la Sponda incurvata, ed 
il ponteì perchè, finché quelli fan¬ 
no forza Sul fondo per reflituirfi , la 
voce non vien perfetta : che però Se 
quella virtù elallica farà loro tolta in¬ 
teramente prima di porgli in opera , 
verrà Subito a levarli quello difetto , 
com’egli in pratica efperimenta. Con¬ 
tribuirà ancora la buona qualità del 
legno: onde il Pefarofi cominciò a 
Servire de’cafleni vecchi, che trova¬ 
va Sopra i grana) di Venezia > e diPa« 

v dova 
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dova , e ch’era no per lo piu di cipref» 
fodiCandia, odi Cipro. 

Non farà qui difcaro agli amatori 
della unifica, che alcuna cofa fi dica 
anche d’un aicro raro gravecembalo, 
che fi trova pure in Firenze in mano 
del Sig. Catini, Maeftro lodatifiimo 
di Cappella , Ha quello cinque carta¬ 
mi , cioè cinque interi ordini di talli 3 
l’uno fopra l’altro gradatamente *, e fi 
può pere dire linimento perfetto, ef- 
fendovi divifa ogni voce ne’ fuoi cin¬ 
que quinti : ond’è , che fi può in elfo 
far la circolazione, e fcorrere per tut¬ 
ti i tuoni fenza urtare in dilfonanza 
alcuna , e trovando Tempre tutti gli 
accompagnamenti perfetti, come fa 
fcntire il fuo pofleditore, che lo ricer¬ 
ca eccellentemente . Gli ordinar) 
gravecembali , come tutti gii lini¬ 
menti, che hanno talli, fono molto 
imperfetti, a cagione,che non efiendo 
le voci divife nelle fue parti, molte 
corde vi fono , che non hanno Quin¬ 
ta giufta, e bifogna fervirfi degli ftef* 
fi talli per diefis, eperb molli; per 
ifchivare in parte il quale errore alcu¬ 
ne vecchie fpinette fi vedono , malli- 
inamente dell’Undeo > con alcuni de’ 

* 
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neri cagliaci , e divifi in due> del che 
non comprendono la cagione moki 
profeffori*, ed è veramence, perchè 
dovendo per modo d’efempio dal die¬ 
sis di Gefolreuc, al b molle d’Alami- 
rè corrervi almeno un quinco di voce 
di differenza, v’c necefiità di due cor¬ 
de . Ma nafce dall’imperfezione ac¬ 
cennaci , che un gravecembalo , o 
tiorba non fi può interamente accor¬ 
dare con un violino , benché fonando 
inconcerto l’orecchio non fe n’avveg¬ 
ga ; e ne nafce parimente , che ne i più 
de* neri non fi compone , e folo vi fi 
va con riferva, e da alcuni Ma e (fri fo- 
lamente, quando alla parola ben con¬ 
viene il fallò > eff difguftofo della vo¬ 
ce . Quella imperfezione degli ftrii- 
menti, che hanno taftì, cagiona altre¬ 
sì,* che nell’udir fonare s’accorgeremo 
molte volte, quando il componimen¬ 
to è fpoftato, come paria il dialetto 
Fiorentino , o come dice la lingua., 
comune , trafportato : perchè venen¬ 
do a cadere in quelle corde, che non 
hanno Quinta , la fai fica del Tuono 
offende l’orecchio • Non così avverrà 
nel violino , che non avendo tafti,può 
trovar tutto a fuo luogo , e in quii fi¬ 

da 





et 
* 
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fra tuono far fcntir le voci perfette i 
Il gravecemba lo adunque , di cui par¬ 
liamo , oltre al diletto del perfetto 
fuono y può effer utile a moltefpecu- 
lazioni fu la teorica della mufica : ne 
fi credette, che troppo difficile fotte 
la fua accordatura, mentre anzi è piti 
facile, attefochc procede Tempre per 
Quinte perfette, là dove ne gli ftru- 
menti ordinarj, òifognaaver atten¬ 
zione di far che cali la Quinta y che-# 
crefcano la Quarta , e la Terza mag¬ 
giore , con più altre avvertenze . 

- * i 

ARTICOLO X. 

"Prima Raccolta d'Offcvvanioni, e dyPj~ 
per tinge dd Pìg. Antonio V al¬ 

ti sni eri, de Tdobili di Vallifnie* 

ra ,Pubblico ProfeJJore di Medicina 
Teorica di Padova, ec- In Fènfrgia >. 
apprejjo Girolamo Mlhriggì, 171Q. 
in 3. pagg. 161. fehza la Lettera-, 
dedicatoria , eia Tavola, coiu, 
molte figure* * > 

ERa ardentemente defiderata que¬ 
lla Raccolta delle Ottervazioni , 

ed Efperienze dd Sig, 'Vallifnierì 

1 ,: per 
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per edere tutte di cofe novella- 
mente da lui fcoperte, e che illu- 
ftranoa maraviglia la Medica , e la_* 
Naturale Storia . Non polliamo per¬ 
tanto non rallegrarci deH’incomin- 
ciata imprefa, e non animare lo Stam¬ 
patore a coraggiofamente feguirla , e 
a far godere fotto l’occhio de* Lette¬ 
rati , ma in iftampa migliore , e con_» 
più efattezza di correzione5il che egli 
promette di fare 5 le gloriofe fatiche 
di quefto nobile Autore. Noi qui ne 
daremo l’eftratto, divifo , fecondo 
l'ordine de* Trattati comprefi in que¬ 
lla Raccolta, per paragrafi , affinchè 
l’Articolopaja meno lungo , e riefea 
più dilettevole. 

i. 
Laprirna , che qui fi legge , è la fe¬ 

lice feoperta del feme della Ltnticold 
' paluftr e defitta in una Lettera latina al 

Sig. Criftino Martinelli, Nobile Ve¬ 
neziano , che oltre alla nobiltà, che-# 
l’adorna , è arricchito delle più belle 
notizie della Botanica, e delie più 
feelte erudizioni del fecolo , benché 
qui non fi legga , a chi ella fotte indi¬ 
ritta . E Rato veramente occulto fin¬ 
ora quefto feme all' operofa induftria 

di 
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di tanti Botanici * che perciò cadette- 
roin quell’errore comune, che na- 
fcefie dalla putredine , onde fervivi 
di grande appoggio a’fautori de’na- 
fcimenti fpontànei * Ma ecco levato 
quello velo , e tolta anche quefl’àrmà 
di mano a’ fuddetti, mercè Tattentif* 
Urna diligenza del Sig. Vallifnieri « 
Dopo una ingegnofa introduzione,in- 
corninola a difaminare l’opinion d’A- 
riftotele, portandone itelli, chela 
defcrivono nafcere da fe medefinu, p‘ 1 
come, fe Tavelle veduta : il che colle 
fue onervazioni impugna , moflran- 
do, donde nacque in quel gran Filo- 
fofo Tabbàgliamento. Così difi ngan- p ^ 
na altri fuoi feguaci, ch’ebbero il me¬ 
de fimo pen fiero, ma in divcrfa ma¬ 
niera fpiegato. Segue a portare la», 
defcrizionedi quella pianta fatta dàl 
Filofofo,il quale vuole, che non ab¬ 
bia radice , nefoglie , nel qual’errore p. ^ 
traile molti de’ fuoi feguaci troppo 
creduli alle fue parole : il che pure fa 
vedere coll’ efperienza falfilfìmo . 
Con taToccafione deride, e fa vedere 
l’inganno del Mattiuolo i e del Dale- 
campio, che limarono potere quella p, ^ 
pianticella tramutarli in una pianta 

col 
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col caule, o>flelo limile al fifimbrio^ 
e quel di Teofrallo, che il fifimbrio 
fi convertilfe in menta, motlrando po¬ 
ter bene alterarli, ma non mai can¬ 
giarli una fpecie in un’altra. Quindi 
è, che nervofamente anche impugna 
la trafmutazione comunemente ecce¬ 
duta del loglio in frumento, e delfru- 

^'9° mento in loglio, avendone fatte tutte 
le necefiarie fperienze , fpiegando oc- 

p, io; timamente, come fìa nato, o nafca_j 
lequivoco .'Cosi ridefi della creduta? 
trafmutazione del lino in dragoncel¬ 
lo, fe fi pianti il fuo feme in una ci¬ 
polla forata, come penfarono il Mat¬ 
tinolo,il Gefnero, il Ballino,ed altri. 
Dubita ancóra, colla dovuta mode- 
fida, d’un’abbagliamento dei famofo 
JVIalpighi fuoMaefiro , quandofcrif- 
fe* che. in tempo umido , epiovofoi 
grappoli dell’uva fi cangiavano in ca- 
preoli, o viticcj delle viti, Moftra, 
apportando la figura del grappolo 
nafeente co*fuoi fiori, come quelli 
veramente per la troppa pioggia ca¬ 
dono , e lafciano fpogliato il medefi- 

p.u. mo : quindi è, che.quel fugo, che do¬ 
vrebbe andare a nutrire il grappolo, 
ed i nafeenti grani, non trovando piu 

que- 
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quelli, gefia di più finire, e feorre in 
maggior copia ne’ viticcj, che fono 
alla bafe del grappolo, onde quelli 
troppo lulfureggiano , e crefcono , 
piegando, e tirando feco l’impoveri- 
to grappolo , che allora ferve a’ vitic¬ 
cj 5 quando quePù dovevano fervire al 
medefimo, Ai contrario, fe non ca¬ 
dono le grana dell’uva, andandola 
quelle tutto l’alimento , che afeende , 
o rellanopiccoli i viticcj, o inariditi 
cadono, come qualche volta anche li 
vede fmunto, e fecco il grappolo, do¬ 
po aver perduto i fiori , o le grana . 
Segue a provare quelle tramutazioni p l2 
imponibili anche colle ragionile mO- 
llra pure cofa fia l'uva barbata, con- 
trala vana credenza del Licolleno, p. 
che penfolla un mollro . Sappiamo 
di certo , che il nollro Autore qui in¬ 
feri quella utile , e curiofa digrefilo¬ 
ne , per impugnare il Sig. Trionfetti, 
Botanico della Sapienza di Roma , il 
quale in un fuo Libro dato alle {lam¬ 
pe fopra l’origine delle piante, fer¬ 
mamente credeva per vere quello» 
mutazioni di fpecie in ifpecie; il che 
fatto torna alla fua lenticola palli¬ 
are , ed incomincia a deferiverne il 

feme, 
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p. 14. feme > in qual parte della pianta e’ fi 

trovi i e in quale ftagione , con alcuni 
fenomeni del medefimo. 

Dice trovarli nella parte di fotte 
della foglia * il quale fia nafeofto in_» 
certe laterali cellette* finché maturi, 
e vi fi trova particolarmente nel Lu¬ 
glio, enclPAgofto* e qualche volta 
nel Settembre * fe là ftate non fia fia¬ 
ta troppo calda, o fe la lenticola fi ri¬ 
trovi alPombrà. E’ curiofo il feno¬ 
meno > che otferva accadere ne’ primi 
freddi dell’ autunno alla lenticola , 
la quale a poco a poco tutta va al fon¬ 
do 3 fe non è per accidente foftentata 
da qualche altra cofa , e colà coperta 
dall’acque fi mantiene , e fi difende-» 
dalP inclemenza della fiagione più 
fredda,tornandoa galleggiare la pri¬ 
mavera , ed a veftire in un tratto , co¬ 
me d’un panno verde $ la fuperficie 
fqtiallida de’ laghi, e delle acque fta- 

f. 15. gnanti: del che tutto rende unafen- 
fata ragione per Paria efprefia dalle 
loro trachee, pel freddo, che coftri- 
gne i e la fpreme, onde fi rende al lora 
più pefante in ifpecie dell'acqua : il 
che fuccedeal contrario ,• quando per 
Taria tepida tornano a rarefarli, e a 

dila- 
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dilatarli, ed empierli della medclima^ 
e tanto moftra fuccedere anche a’ fe- 
rm di lei, i quali ufciti de’loro al¬ 
veoli , e rinchiufi dentro una comune 
membrana, come vefcica, fanno lo 
flelTo giuoco. 

Incomincia dipoi il giornale delle 
fue olTervazioni, ponendo di tempo p. x& 
in tempo, quando vedeva afcendere i 
le une , e gli altri, e quando nelle-* 
fue cafelleincominciò a n®tare la pri¬ 
ma generazione del feme . Olferva P* lT* 
pure, che quella pianta nel principio 
è duna foglia fola ritonda, dal cui 
mezzo verfo la parte di fotto fcappa_^ 
una fola radice , che qualche voltai , p‘ 
particolarmente l’inverno, è tortai 
a guifa di ferpe. Prima che la radice 
efca delia foglia, lì divide in varie fila, 
che fifpargono dentro la detta, il che 
folo può olTervarlì nelle foglie fecche, 
e poi macerate : imperocché , quando 
è verde, e piena di fugo,più torto efce 
la radice , come d’una guaina, che 
ha intorno i fuoi labbri, come piccoli 
monticelii in mezzo cerchio inarcati, 
ne polTono vederli i varj rami, che 
fparge dentro la foglia. Mentre que¬ 

lla foglia crefce, diventa ovale, e fi 
gon- 
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gonfia a poco a poco dall’ima e dall’al¬ 
tra parte , in particolare verfo il luo¬ 
go fuo più acuto, laquale crefciuta— 
alla desinata grandezza apre ne’ mar¬ 
gini fra la corteccia inferiore , elafu- 
periore una fefTura da un canto , e 
dall’altro , dalla quale fcappa un’al¬ 
tra foglia per ciafcheduna , di figura 

p. iS. veramente lenticolare. Poiché que¬ 
lle laterali foglie fono arrivate ad una 
mediocre grandezza , cacciano anch’ 
effe fuora dalla parte difetto la loro 
radice, che filile prime è diafana , e 
poi diventa bianca con un poco di ver¬ 
de > ottufa nella fommità, grofTetta , 
tenerifiìma , e orizzontalmente curva, 
e come mezzo fepolta in un folco , la 
quale pian piano fi raddrizza perpen¬ 
dicolarmente , e s'allunga verfo la_* 
terra. Grefciute le radici, e le due 
foglie alla fua grandezza, s’allonta¬ 
nano alquanto dalla prima fogliale i 
cui fianchi ufeirono, e allora fi vede , 
che Hanno appefealla medefima,me¬ 
diante unafunice!Ja,come umbilicale, 
dal quale fucchiavano il nutrimento, 
il quale poi col tempo fi fiacca, e fi 
fecca , e reftano quelle nuove foglie 
feparate, come due feti, per così di¬ 

re , 
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re , emancipati, e che polfono vivere 
eia loro foli, ed afiorbire il neceiTario 
nutrimento daliapropria radice. 

Intanto quelle foglie, lateralmente 
nate, anch’elfe fi gonfiano, come fece 
la loro madre, de’fianchi aperti delie 
quali efeono pure altre due foglie >• e 
qualche volta una fola, edècuriofa 
pure lofier vazione , che fa, notando, 
che qualche volta non efeono amen- 
due in un tempo, ma una affai prima 
dell’altra. Olfervòpure, che quelle 
foglie laterali ( che non fono altro , 
che nuove pianticelle di lenticola_^ ) 
non efeono dalla cima della foglia, 
che prima vide la luce, ma fempre 
dalla parte poheriore, che guardava 
la vecchia foglia. Qualche volta ha 
veduto far cosi prello i loro feti le fo¬ 
glie, e prima , che fi difiacchino dal¬ 
la prima madre, che fovente fei, e 
fette foglie {lavano tutte appiccate 
col loro funicella infieme . Dal che 
fa chiaramente vedere, per qual ca¬ 
gione cosi prello fi propaghi , e fi 
moltiplichi quella vililfima pianti¬ 
cella , coprendo in poco tempo tutta p. i<?. 
la fupcrficie d’un lago *> e fa vedere 
ancora , come fi propaghi e per via 

del 
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del proprio feme , e per via del mol¬ 
tiplicare così llerminatamente fc llef- 
fa nel modo detto, onde Ila penfofo, 
fe debba chiamarla Vivipara inficine, 
e Ovipara > o Semivip ara. 

La foglia della knticola paluflre , 
nella qualecolla radice confitte tutta 
la pianta 5 che per ciò chiamali Mo~ 

nopbyllon, feccata riefce tutta piena 
di cellette, o cavernofa colle fue fi¬ 
la , trachee 3 e canali, che per ogni 

jp. 20. parte l’irrorano i quindi è , che facil¬ 
mente galleggia a fior d’acqua , e 
quando è Peccata, non apparifce, che 
una vefcica natante piena di molte^ 
vefciche. Si fecca per ordinario , ora 

P« tutta , ora in parte , dappoiché ha 
prodotte le altre menzionate lenti- 
cole , ed ha ofiervato , che molte di 
quelle fecche lenticole infieme am- 
mafsate hanno qualche figura della 
favaggine di Plinio. 

Ciò efpofto, fcende a fpiegare an¬ 
che il feme accennato, ed a mollrarlo 
colla defcrizione , e colla figura,pro- 
vando, quanto abbia a cuore la natu¬ 
rala confervazione di quella vililfi- 
ma pianta , propagandola e nella dee-* 
ta maravigliofa maniera, e col feme, 

Dice, 
8 
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Dice, in qual luogo , e come debba 
trovarli, e come anche in molte len- P»**' 
ticole qualche volta non fi ritrovi • 
Sta cfio involto nel fuo Terìcarpio > è 
di figura ovale, e di piccolifilma mo¬ 
le. E’ fcavato per lungo da piccoli 
folcili egualmente fra loro diftanti , 
dalla bafe fino alla cima in foggia di 
mellone, contati da lui fino al numero 
di quattordici,ed ha la fua polpa bian¬ 
ca . Oltre alla fua buccia propria , fla 
involto in un follicolo-, che ha due 
cellette divife.da una membrana, in 
ciafcuna delle quali Ila un feme. Spie¬ 
ga dipoi , come maturino , come 

a efcano, come galleggino, e come p,iff 
scadano al fondo dovenafcono, e in 
j che modo nati tornino a fior d’acqua . p.aw 

M olirà non elfere nuovo nella natu¬ 
ra , che il genere delle lenticole ab¬ 
bia i femi, mentre tutte le altre fpe- P* H* 
eie l’anno molto bencvifibile.il tutto 
illuftra colle figure , che fono tanto 
neceflarie, per efprimere , e far ca¬ 
pire quella forta di minute, e aftru- 
fe deferizioni . 

In quella Lettera s’era dichiarato 
di non avervi potuto ofiervare il fio- p 
re^ ma troviamo poi a carte 1Z7. co^ 

Tomo H me 
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me fatte nuove offervazioni lo ritro¬ 
vò . Avvifa, vederli quello avanti i 
primi giorni di Luglio , e che altre 
lenticole ne vanno fiorendo fino a 
mezzo il detto mefe in circa . Dura il 
fiore tre,o quattro giorni, fe fi confer¬ 
va la lenticola neiraequa,ma , fe fi ca¬ 
va fuora ,non arriva appena a un mez¬ 
zo quarto dora . Scappa dalle foglie 
lateralmente , e in quel fito appunto, 
dove poco dopo incominciano a ve- 
derfi i femi. Ha due fogliette fole, al¬ 
quanto groflette,di color biancolatta¬ 
to, e pare più collo , come un piftil- 
lo. Quelle s’innalzano fopra un bre¬ 
ve picciuolo, o gambetto quafi lun¬ 
go la metà del fiore. Efce orizzontal¬ 
mente, poi s’alai appena ufeito dalla 
foglia verfo del Cielo. Defcrive le 
condizioni del fito, e delie lenticole , 
che fiorifcono:il che fa fuccintamente, 
e co i termini proprj. 

A quella feoperta fuccedeun'altra 
non meno ingegnofa, e che fpiana_» 
molte difficoltà nella naturale ftoria, 
cioè, Unafcita dall'uovo della mofea. 
dt vofaj , che dalla medefima viene 
depofto con un mirabile ordigno dea- 
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tro i fuoi teneri rami. Di quefta qui 
non parleremo da vantagio , men- 
tre fapendo > che tutta l’intera ifto- 
ria con altre fcoperte nuove èfotto la 
prudente critica de’Revifori , ci ri¬ 
ferviamo , ufcita ch’ella ha, a darne 
un fugofo ehratto . 

3 • < 
E* in terzo luogo un compendiod*’ 

un Trattato de* Moflri y ofservati dal 
noftro Autore, o confervati nel fuo 
Muféo, de’quali dà molte nuove, e 
curiofe notizie . Fra gli altri raccon¬ 
ta d’aver veduto nel ferraglio diBobo. 
li di Firenze le gambe d’un’agnello, 
cheavea le ugne di tutti e quattro i 
piedi fterminatamente lunghe, e mo- 
fìruofe* rivoltate in alto a guifa di 
corna, nodofe 5 e fatte a embrici del¬ 
la {leda materia, colla quale arma il 
capo la natura alle bdlie. Di cóhmili, 
ma olTervate in un’uomo , dice farne 
menzione il Malpighi, deferitte, e 
difegnate nella fua Opera Poftuma, 
qua longitudinz ferè aurlcularem digii- 

tum m&nus aquabant y craflìtievcYÒin- 
dicìs latitudinem qmfi fuperabant, vo¬ 
lendo pure il detto fuo maeftro > eh* 

* Hi an- 

P» 

P* 
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anche quelle avellerò il colore > c la 
natura del corno. 

Difcorre fopra un’uovo, ch’egli 
conferva , ritrovato dentro un’altr’ 

per. uovo, del che pure n’è fiata fatta-* 
menzione dal Duamel (4) , dall’Ar- 
véo 3 dal Bartolini , e da altri, ma 
ninno finora ha cosi efattamente of- 
fervate Tinterne parti di quell’uovo , 
c come fia entrato in un’ altro * 
Non eccedeva la grofsezza di quello 
d’un colombo , col gufcio di materia 
più arrendevole, che fragile. Aperto 

$.66. trovollo pieno zeppo d’un pezzetto di 
carne? ch’egli ftima una molò* che 
flava attorniata da una materia vifci- 
da 3 e di color livido , e filigginofo , 
che non rendeva odore ingrato . La 
carne detta era, come la follanza del 
fegato , o della placenta uterina, che 
divifa non moflrò organizzazione.-* 
diflinta, ma fidamente un’ inviluppo 
confufodi fibre rimefcolate con fan- 
gue> e poco fiero. S’ingrofsava ver- 
fo la parte ottufa dcH’iiovo , e verfo 
lafommità formava, come una roz¬ 
za pallottoletta . Si divideva in tre 

par¬ 

ca) IftorU della Rul Àcc, di Parigi pagg. 
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parti > le qualiaveano però conneflio 
ne colla parte fuperiore , che raflò- 
migliava al capo, e la poteva cosi al 
digrolfo giudicare, come una mola* 
per dir cosi, embrionata con qual- 
che rozza lìmilitudine,e un pollo con 
capo, ali, e corpo. Una cofa limile, 
dice il Sig. Vallifnieri , che aveto 
qualche limilitudine diBalilifco, tro¬ 
vata in limili uova piccole chiamate 
dall’Acquapendente Centeninci e ciò 
forfè ha dato fondamento alla favola, 
che da limili uova,credutefalfamente p.C7: 
di gallo, nafcetoro i Balilifchi. Spie¬ 
ga dipoi aliai probabilmente , come 1* 
uovo entra (Te dentro Faltr’uovo , e 
come fomentato dentro il fecondo 
utero vi apparito quella mola, che 
non fu, che il pulcino, il quale den¬ 
tro quelle angurie , e per mancanza 
del nutrimentodovuto, non potè af¬ 
fatto fvilupparli. Dopo quefto efpo- 
ne nn’altr’uovo grofliftimo, che pof- 
fiede, formato di molte uova, eco- * 
perto, come d’un duridimo cuojo , il 
quale fu trovato neH’addomined’una 
gallina, del che tutto fpiega il modo, p.f* 
come probabilmente accadette . Fra 
gli altri inoltri, o cofe moltruofe, 

H % por- 
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porta un dente molare umano di 
enorme grossezza , e che pefa un’ on¬ 
cia buona,cavatodaFrancefco Palum- 
bo in Roma , di cui efporte la ftoria > 
e la fede giurata. E’di grolfezza , e 
ritondità , come una noce, che ver- 
fo le radici fi rillrigne alquanto, e poi 
fi dirama in tre parti un poco curve. 
Quello , che refla fuora del fuo al¬ 
veolo, oincaftro, è lifcio , erozza- 

71 mente fpianato, ed è candido , e di 
durezza, per còsi dire, eterna . De* 
moftri curiofi con parti, o col tutto 
replicatone porta pur molti, che fi 
pofsono quivi vedere. 

4* 

Un’Eftratto di Mediche , e tifiche 
p novità viene dopo il Trattato de’Mo- 

flri. Anche quivi fono molte oflerva- 
zioni curiofe > d alcune delle quali da¬ 
remo un breve raggriaglio. La prima 
è intorno a un Fonte , ch’egli chiama 
divinatore % pollo poco lungi da Mo* 

p.76. diana in una poflelfione del Sig.Davini* 
Medico dignifiimo di quella Serenifs;. 
Altezza. , e di lui ftimatifiimo Zio. 
Quello s' intorbida prima, cheiFCie- 
los'annuvoli, efirifchiara pria, che 
firaftereni, onde’lfuo agricoltore, a 

Leco- 
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Il’economa villanella non guarda il 
Cielo, quando vuol fapere gli avveni¬ 
menti fuoi , ma chinando gli occhi 
ofserva ilfuo fonte. Cerca ilSig.Val- 
lifnieri la cagione, e afsai probabile 
la deduce dalla maggiore , o minor 
gravità dell’aria , e da certi fuochi 
fotterranei , che ne’vicini monti ri¬ 
vedono , i quali anch’eili tuonano, e lì 
fanno fentire più lìrepitofì, quando il p. 80. 
tempo vuole cangiarli in piovofo, eli 
quietano, quando vuole ralfenerarli. 
Penfa dunque, che quello fonte abbia 
con quelli un tacito fotterraneo com- 
merzio, e che fentai moti ora pacifi¬ 
ci, ora tumultuanti de* medeilmi* 
on de ora s’intorbidi, ora rifchiarili, il 
che prova in varie maniere, e ne porta 
altri efempli . Con taPoccafione dif- 
corre dell’origine delle fontane di Mo- p.771 
dana , fopra la quale pure fcrilfero il 
Sig. Grandi, ed il Sig. Ramazzini nel 
fuo erudito Libro De Mutincnfium 
Tontium origine, e difsente intornoa 
quella dallopinione d’entrambi. Non 
vuole, come penfa il Sig. Ramazzini, 
che derivino da certe caverne, come 
lambicchi di fafso fabbricati in feno 
de’ vicini monti dalla chimica natura 3 

H 4 i qua-. 
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iqualiriunifcano i vapori del marei 
che crede urtare, e bagnare per vie 
occulteilpiede de’medefimi, opinio¬ 
ne comune a molti moderni intorno 

t>-77' allagenerazione delle fontane peren¬ 
ni , ma con tormento minore degli 
fpiriti, e fcnza una cotanto operofa 
induftria la tira dagli Apennini fo- 
vrappofti, dove ha vedute le nevi fra 
que ciglioni nelle maggiori vampe»* 
della noftra fiate, che li vanno dile¬ 
guando a poco a poco; e penetrando 
fra quelle profondilfime rime di fallo 
infafso, di terra in-terra lino a qual¬ 
che impenetrabile tavolato , formano 
cos’acque loro un cieco fotterraneo 
f umé fpianato, e comprefso fra quel¬ 
le fcabr e anguftie* chefcorre verfoil 
mare , ed è appunto quello, che di 
firato in idrato fluifce lòtto le fonda¬ 
menta di Modana , e ne’dintorni di 
ìei,feltrato, e purilicato frafalH, ed 
arene, che foftengono fui loro dorfo 
ilfovrappofto pefo della città, e de* 
campi.Una delle fue ragioni li è, il non 
corrifpondere i fiumi del Panaro, c 
della Secchia nella povertà deiràcque 
loro alla vaftità di que’monti, e alla»* 
gran copia delle piogge, e delle nevi 9 
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che quali in tutto l’anno vi cadono. Bi- 
fogna , che penetrino al di fotto fra 
quelle ruine, efciflure, e terre bi- 
baci, e ingorde voragini, e ne for¬ 
mino un’altro , o degli altri occulti 
alla noftra villa, i quali poi fono quel¬ 
li , che sboccano nelle piubalfe pianu¬ 
re, o fcavatoil terreno, mantengo¬ 
no i pozzi, e i fonti perenni di Moda- p. 7*» 
na. Moflra non efsere così nelle ulti¬ 
me panie , o monti di minor giro> 
che guardano l’altro mare, e a quel¬ 
lo corrono con fiumi più valli, e più 
perenni , imperocché avendo molti 
{Irati fulla fuperficie di marmo, e di 
pietra, e molte miniere di ferro, di 
vitrivuolo, efimiliin grembo, fan¬ 
no , che fcorra fui loro dorfo molta 
quantità d’acqua , e di neve fciolta, e 
quella, che ha la forte di penetrare » 
non pafsa alle radici,e alle fondamen¬ 
ta de’monti ( come pcnfa di quella de¬ 
gli Apennini ) per li fuddetti intoppi» 
ma deviata da quelli, ora da un can¬ 
to, ora dall’altro, sbocca da’fianchi» 
e forma quelle larghe, e durevoli 
fontane. Aggiugne alle nevi ofserva- 
te su gli Apennini Iellate , l’inzuppa¬ 
mento fatto già nell’inverno di quel- 

H f le* 
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le, che quali chiama con un* antico * 
eterne, e voraeifiime spugne , le ca¬ 
vità ripiene % come valle cifterne ,o 
idrofilaci perenni, le piogge, che van¬ 
no grondando > e le nevi, che all^» 
volte prima di Settembre ricadono > e 
qualche volta le antiche rinnuovano 
col feppellirle. Sappiamo pure,avere 
ilSig. Vallifnieri fatta dappoi un’al¬ 
tra oiTervazione> confermata dal Sig* 
Corradi ftio amico } cioè v che il 
fiume della Secchia , quando cala da 
monti più alci, e per torctiofe vie s’ 
incammina infra le colline, e infra le 
pianure > fi perde fra que Sfalli, e fra 
quelle arene, reftando teliate cosi af- 
ciutto^ povero d’acque verfo Safsolo, 
che foventefi pafsa e fi calpeftaco* 
piedi j dal che pure deduce, che ol¬ 
tre a i fiumi fotterranei fnddetti ,an- 
che quello pofsa accrefcer acque ad 
acque , e andare a lavare le fondamen¬ 
ta di Modana ? e de’victni luoghi.Cià 
conferma coll’aver ofservato., dia-» 
quel fiume girafse una qualche volta 
verfo Modana > trovandoli nella 
fcavare da per tutto fegni , o velli- 
gie evidenti del cangiato fuo corfo .. 
Ha olservato una cola limile nelle co¬ 

pi ole > 
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piofe, c perenni fontane, che ba¬ 
gnano il territorio > e la città di Tri- 
vigi, penfando , che tutte vengano 
dalla Tiave , quando feende da Mon¬ 
ti , che anch’efsa perde Tacque,le qua¬ 
li vengono poi a sboccare neluoghi 
piu baffi deferitti , efsendovi anche 
di quella evidentiffimi fegni d’aver 
errato per quelle parti. 

Pollo quello ( che un giorno ci pro¬ 
mette con ulteriori ofservazioni di- 
mollrare, nel fuo Viaggio Montano 9 
penfando , che- tutti i fonti, alme¬ 
no finora da lui ofservati fu5 noflri 
monti, su que’ di Tofcanà> e detti 
perenni , vengano dalle acque , 
nevi liquate ) llima non improbabi¬ 
le » che nella lunghezza , e tortuofi- 
tà del viaggio> alcune di quelTaeq.ue, 
o unite , o dirotte , o fpartite in va- p. 79. 
rj rami ( come sofserva ne’fiumi 
ellerni , che pofeia tornano a riunirli 
nelle più bafse pianure ) fi incontrino 
in miniere, in bitumi, in zolfi, in 
falli e fuochi fotterranei, o • limili > 
chele alterino , eie fviino dalla loro 
nativa limpidezza e natura . 11 che 
apparifee evidente in molti di que’di 
Modana, che fanno di vitrivuolo ,e 

PI 6 dan- - 
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danno altri fapori , e in quello del 
Sig, Davini , che moftra l’accennato 
fenomeno. Scioglie in fine le obbie¬ 
zioni , che pofsono farli , c fempre 

p. 83. piu conferma , e ii ladra la fua fen- 
tenza. 

La feconda Ofservazrone è intorno 
una Vicina mojìruofa trovata nel terri¬ 
torio di Scandianocon cinque gambe, 
una delle quali fcappava fuora vicino 

f>- 84. al fine dell’ofso cocige dalla parte de¬ 
lira 3 e la finiftra poderiore era corre¬ 
data di fette dita. 

La terza ver fa intorno rEeclijjì Sch¬ 
iave fegmto l’anno 1706., nel quale , 
efsendo convalefcente in Padova,fentì 
una maggior languidezza di forze 
concerti tremori infolitinella carne : 
Che ne’polfi degli infermi furono in 
quel tempo ofservati movimenti di- 
fordinati, e ftravaganti. 11 che con¬ 
ferma ciò, che raccontali nella vita 
di Baccone di Verulamia, il quale pa¬ 
tiva deliquj d’animo in tempo di Ec- 

P*8?* dilli. Apporta altri accidenti confi¬ 
noli accaduti, e come Targento vivo 
del fuo barometro, fubito fornito 1* 
Eccliffi, calò una coda di coltello,ed il 
termometro al contrario s’alzò>elTen- 

dpfi 
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doli fatta l'aria più rigida dei giorno 
antecedente infin dieci gradi. 

La quarta dà notizia d’un Tinoc- 
(hioafricano d'clquificiffimo fapore, p. 86. 
e d'odore aromatico , più piccolo af¬ 
fai de’noftri , e non armato di dura 
fcorza, ma tenera, e che colle dita 
facilmente fi rompe. Nacqueromoi- 
ti di quefii pinocchi da lui feminad,e 
deferivo il loro modo di nafeere, e di 
crefcere , Tutti , intendiamo, che 
gii perirono nell'anno memorabile 
del gran freddo , eccettuato uno>(che 
ancor fi conferva con gelofia nell’Or¬ 
to famofo del Sig.Cavalier Morofini,} 
il quale quell’annoavea un frutto, ma 
non è giunto a maturazione. 

La quinta deferivo una Fanciulla 
lattante, che fugli portata da medica¬ 
re col ventre orridamente gonfio, c 
tefo, per una gran quantità di lupini p-88 * 
frefehi > e crudi , cheinavveducamen- 
teavea trangugiati. Era opprefla da 
una continua fonnolenza , quali avef- 
fe ingoiato, l’oppio, e le cadevano 
languide le membra fiofee, e pallide , 
comefefofiè morta. Pone la cura,, 
che felicemente fece, nè fi videro ufei*- 
le vermi d’alcuna forti, da quel Tot’ 

reo," 
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rendo amaro fcacciati , come avreb¬ 
bero fuppofto gii antichi. 

p. 8$. Nella feda narra al contraria d’un* 
altra , che mangiò agretto , o uva af¬ 
fatto immatura , quanto le piacque , 
della quale , dopo molti dolori, ufci- 
rono moltittimi vermi uccifi-, il che 
conferma lefperienze del Redi . 

Nella fettima rapporta un porco 
vivo mottruofo affai pingue , donato¬ 
gli da un fuo amico, ch’era nato fénza 
gambe, ma co’foli moftruofi rudi¬ 
menti , infondo a quaii aveva > come 
una palla di duro cuojo , con cui 
batteva il terreno, e fi sforzava qual¬ 
che poco di muoverfi . Era creduto 
ermafrodito, ma aperto avea i tetti- 
coli dentro l’addomine ravvilnpati 
fotto de* reni molto yifibili, e ma- 
nifetti • ' 

L’ottava contiene Fiftoria d’una-» 
fanciulla d’anni quattro, alla quale, 
primachè compiette i tre, fi fecero 
vedere ogni mefe ordinatamente que* 
fiori , che fogliano precedere il frutto 
della fecondazione mafehile . Le par¬ 
ti pure, che la donna tiene celate più 
d’ogni altra, erano coperte d’una 
donne fra peluria > e le mammelle, a 

prò- 
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proporzione di quella età, riufcivano 
più tumide. Pone le ragioni d’alcuni 
medici, e in fine propone la fua. 

A quefte Ofiervazioni fuccede la p.$u 
nuova [coperta tkWuova , dcltovaja > 
enafcita delle ^Anguille, la quale me¬ 
rita una particolare , e diftinta noti¬ 
zia , perocché illuftra mirabilmente 
Ja naturale ftoria y ed è finora fiata in 
tutti i fecoli da i piu diligenti olfer va¬ 
lori cercata , edefiderata, ma noru* 
mai ottenuta . Precede la lettera de¬ 
dicatoria al Sig. Bernardo Trivifano , 
Gentiluomo. Veneziano, nella quale 
dimoftra la falfa maniera de’.nofiri 
Filofofi antichi >che penfavano di feo- p 
prire i fegreti della natura coi falò 
ingegno, e infino lenza 1’ajuto de’ fen- 
fi > dolendoli d’aleuni anche de’ nofiri 
tempi , .che feguono ftolidamente il P-23- 
fìaedefimo metodo. , e chiudono gli 
occhi, per non vedere la luce , lodan¬ 
do in fine il fuo Mecenate 5 il quale.*, 
nelle cofe tìfiche non fi ferma nel fa- P ^ 

lo penfa.re, ma folamente Ì4 quelle , 
dove non fi può di meno, >o perchè 
fuggono i nofiri fenfi , o perchè fona 
fopra di noi. 

Vi^ 
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Viene dappoi ad efporrjsdn un’altra 
V-91* lettera lo fcoprimento dell ava fa delle 

anguille y la vana ricerca della quale 
è (lata fatta da lui per molti anni nella 
fua patria , ma (inaliti ite avendoin- 
tefo da un vecchio abitator di Co mac¬ 
chio 3 calar quelle verfo il finir della 
(late in certi tempi torbidi, e tempe- 
flofi dalle falfe loro paludi a fecon¬ 
darli in mare , e buttarvi le uova , dal 
quale poi la primavera vegnente le 
nate anguilline partivano, per mon¬ 
tare ad abitar le medefime , come 
luogo più quieto, più pingue , e più 
abbondante di proprio pafcolo Savia¬ 
mente pensò > che , fe in alcun fito d* 
Italia dovette trovarfene alcuna,qual- 
che volta almeno > coll’utero vifibile , 
e gonfio, o coll’ovaja carica d’uova , 
colà folle il fortunato luogo, per fod- 
disfare la fua nobile curiofità. Scritte 
dunque a quello fine al Sig. Dottor 
Sancattani, il quale dopo lo fpazio 
d’anni otto gli mandò finalmente un* 
anguilla piena zeppa delle Temenze 
fue, e tal quale appunto ardentemen¬ 
te bramava . 

p.96» Defcrive l’ovaja fatta in forma di 
un Tacco,di forte sì, ma dìlicata mem¬ 

bra- 
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Lrnna , rifiretto dall’un canto , c dall' 
altro, fituatanella regione de’lombi 
lungo la fpinaie midolla fotto gl’inte¬ 
rini , che incomincia poco dittante 
dal principio oro, e s’eftende lungho 
ildorfo fino quali alla cloaca, e così 
la vadeferivendo, e moftrando anco¬ 
ra colle figure, ficcomedefcrive, e di- 
fegna l’uova, come tante minutiffime, 
e IucidifiSme perle, ognuna delle qua¬ 
li tta ttrettamente appiccata al fuo 
gambo, di grandezze diverfe, e di 
buccia dura, e diafana. Aveva comu- 

• nicazione, per mezzo d’un breve ovi¬ 
dutto, colla cloaca, dentro la quale p. 
maturate fi fcaricano, e ne raoftra^ 
molte ancóra ingrandite col microf- 
copio. 

Segue a dar conto del tempo , che 
gli fu mandata , e come qualche ^ol- 
ta , benché chiufe in Burga^ì ( che fo¬ 
no vafti canettroni di vinch j,o vimini) 
elleno nell’acqua falfa gittanole loro 
ova,e colà nafcono,béchè fermamente 
que’ pefeatori crcddfero , che avefie¬ 
ro l’origine da quel loro tcnacifiìmo 
vifeo , che geme dalle boccucce di cer¬ 
ti canali diramati per tutta quanta la 
loro pelle, come notò il Redi nelle 
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fue Ojjervagjoni degli Animali Vìventi 

p.98. dentro i Viventi > la qual’opinione fu 
prefa da Plinio, quando feri (Te (a) An- 
guìllas atterere fefeopulis, Hrigmen- 

vìvìfeere , raec r/Je eamm prò- 
creationem , a cui fi foferiflero Ate¬ 
nèo? Oppiano, il Rondelezio, edal- 
tri, aderendo con ficurezza maravi- 
gliofa complexas coire > flrigmtn- 

emittere ? e* #«o ? c&w /» //wo 
fue ri ti animaigeneretur i il che il Sig. 
Vallifnieri tira al buon fenfo, dicendo, 
che dopo la fregatura efeono le uova 
rimefcolate con una lubrica, e tegnen¬ 
te materia, che diede il fondamento 
alla favola. 

». Da tutto ciò piu ampiamente fpie- 
gato cava, quanto s’ingannatfe Arifio- 
tele con tutti i fuoi feguaci, il quale 

p.pp. non ammette diverfità di fedo nelle 
anguille > e che in quelle non fia ne fo¬ 
nie ? ne uova; in prova di che porta il 

, tetto d’Ariftotele(&), nel qual vuole 
francamente ? che non fia languida 
nec mas , necfeemina, ne che da fe ftef- 
fapofiagenerar cofaalcuna, ne abbia 
Temenze alcune, e fia mal notata la dif- 

feren- 
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ferenza de’mafchi, c delle femmine 
dalladiverfità del loro capo, eflendo'P-1^®» 
queftauna differenza di genere, non 
di fedo. Nel qual luogopure Arso¬ 
tele impugna con ragione certi de’ fuoi 
tempi, i quali avendo veduti lombri¬ 
chi nel ventricolo delle anguille, gli 
credettero i feti-loro, nel che veramen¬ 
te s'appigliò al vero : ita enim , dicen¬ 
do , non focus, quarti cibus concoque- 
Tentarprimordia genitura', il che fe fof- 
fe avvertito almeno da’ fuoi feguaci, 
non direbbono, che infino nel ventri¬ 
colo delle donne fi fono generati feti 
dal mafchil feme, come poco fa è fiato 
detto in un gran teatro d’Anotomfa. 
Riferifce la difficultà finora provata P-101* 
in ritrovar quefteuova, mentre gli 
fiefiì pefcatorj più vecchi, ed altri , 
che hanno tagliate migliaja d'anguille 
per condirle, non hanno mai potuto 
non folamente trovar uova , o ovaja , 
ma nediftinguere i mafchj dalle fem¬ 
mine, nelchemoftra il compatimen¬ 
to , che deefi avere ad Arifiotele, e£- 
fendo rarifiìma, e fortunata l’occafio- 
ne di ritrovarle. 

Fa menzione de’vermi, che hanno 
qualche fimilitudine d’anguilla, e che 1023 

fi veg- 
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fi veggono fovente nel ventricolo , e 
negl’inteftini delle ftefse, come ha of- 
fervato pure il Redi, e il Lcvenocchio: 
i quali però certamente non fonoan- 
guille,mentre, oltre allaragione d’A- 
riftotele , fi trovano ancora in altri 
pefci, ne’ volatili, e ne5 quadrupedi • 

Torna ad Ariftotele , che per vero 
p. 103. dire non fece poco lludio intorno alle 

anguille, benché con poco fortunata 
fatica. Nota, che oltre al detto delle 
medefime in varj luoghi, volle fare un 
Capitolo a bella polla de procreatione 
anguìllarum (a) 9 tornando a confer¬ 
mare più diffufamente il già detto , e 
filmando tutto pieno di maraviglia , 
<quod hoc unum inter fanguinea gtnus 
totum fine coitu, fine ovo procreetur > 
e qui il nollro Autore difamina il mo¬ 
do , con cui Ariftotele credette, che 
nafcefsero dalla putredine, e con evi¬ 
denza l’impugna, efsendo afsai curio- 
fa l’ofservazione, che fa nel tefto del 
Lib. 5. Cap. 11. dove (limò quel 
grand’uomo, che anche la prima gè-? 
nerazione degli uomini, e de’ quadru¬ 
pedi venifse o da un verme 9 odall'uo- 

$.104.70: ii che dice in qualche modo acco¬ 
dar!} 

fa) Uh, 6. Bift.Anim. 16. 
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fiarii alle due più celebri opinioni pre- 
fenti circa almeno la generazione or¬ 
dinaria , fe non prima , de’fuddetti , 
volendo il Levenocchio feguitatodal 
Sig.^Andry, e da altri moderni, che 
nafcanoinfìno gli uomini da vermi , 
de’ quali è tutto pieno, a loro detto , il 
mafchilfeme *, ed altri, che nafcanò 
dall’uovo, ch’è la più applaudita, e 
forfè, ofenza forfè la più vera opi¬ 
nione. 

Porta dipoi l’opinione del Levenoc¬ 
chio fpettante alla generazione delle 
anguille regiftrata nella Pillola 7 f. de* 
fuoi sperimenti > e Contemplaci 
mandate alla fregia Società di Londra ,P-106» 
e fa vedere con evidenza tutti gli ab¬ 
bagliamenti di lui. Mette pureall’e-P*107' 
fame il paralello, che malamente fa il 
Se verini nella fua Zootomiap. 371. Fra 
l’anguilla, e la vipera, l’opinione an¬ 
córa del Paulini nel fuo erudito Trat¬ 
tato dellanguilla Se8. 1. Cap. 2. $.7., 
e quella del Redi nelle fu^OJJervacionip ìC9t 
intorno gli ^Animali viventi, e moftra, p.i io. 
come quelli ultimi fondati fulle re¬ 
golegenerali fcrifsero nafcere dal fe- 
mc, o dall uovo, ma niunó potè aver 
la fortuna di veder ne l’uno, ne l’altro. 

Dopo 
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Dopo quella difsertazione trovia- 
p.ioi.moin quella Raccolta l’ellratto d’un’ 

altra lettera fcritta dal medefimo al 
Sig. GiambatillaOrfato, nella quale 
rifponde aifofservazione di Giorgio 
Elfero riferita nelle Mifcellanee Me¬ 
dico -Fifiche de’Curiofi di Germania 
Ojferv. 115>. che vuole , che le anguille 
fieno vivipare, avendo ofservate in_* 
quelle alcune membrane piene di verb¬ 
ali anguiUiformi, ma non d’anguilli- 
ne. Fa vedere lo sbaglio di quello 

P’101' Autore * e come malamente fidotfi 
dell’afserzione d’una femmina Olan- 
defe , che teilificogii , efsere quella 

, l’ovaja . Con quella occafione porta 
- ^ le opinioni d’altri, e dice non voler 

perder tempo ad impugnarle, ballan¬ 
do il narrarle, perchè fi conofcano 
falfe, cioè quella di Matrone prefso 
Atenèo , il quale conofcendo incerta 
lanafeita delle anguille, diceva effere 
nate da Giove» ficcome altri ditterò, 
che ifunghì, ed i tartufi erano figliuoli 
degli Dei > zi contrario di molti, che 
le fecero vililfime di nafeita , pensan¬ 
do., che nafeettero da cavalli morti 
grecati nelle paludi, ed Oppiano dal 
fangorimefcolato colla loro fpuma., 

' " Mo- 
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Moftra finalmente, che il Rondelezio 
acafo s’accollò più al vero di tutti ,p.io4. 
credendole anguille della razza degli 
ovipari y e benché le uova fuggidero 
l’acutezza de* noftri fenfi, le credeva 
però nafcofte fotto la pinguedine^* 
Infomma ha ritrovato molto, con che 
porre in chiaro l’ofcimflima nafcita., 
di q uè fio animale , tanto familiare, e 
dimeflico, che come fcrive Ninfodo- 
xo , e mani bus etiam porrigentium pa- 
nemcapity tenuto facro, ai dir di Plu¬ 
tarco , dagli antichi, chiamato l’Ele- 
na delle cene, ed il piu foave irrita¬ 
mento del gufto. Così fa egli vede¬ 
re, come inoltri antichi Filofofi fe¬ 
cero un teatro di favole il bel teatro 
delia natura. 

Seguita un copiofo Indice dellepian-p-m- 
te y che nafeono ne’ lidi, e intorno alla 
citta di Livorno da lui oflervate . 
quando colà portoffì, al quale il Sig. 
Giambatifta Scarella ha fatte eruditifr 
fime Notazioni, che fervono molto 
al guito de'prefenti Botanici. 

$• 7- • 

Annega a quello Indice ve la Jpc- 
xien^a latta dai nofìro Autore inUna^izi. 

cagna 
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cagna coll’ averle cavata la milga * 
che vide molti anni, partorì molte-* 
volte, e dette Tempre con ferma falli¬ 
te, a riferva di certi dolori, che pa¬ 
tiva : fopra di che fa curiofe, ed utili 
rifleflioni* 

$.8. 
V’c dipoi un’eftratco di lettera'con 

PA14‘ varie notizie intorno al feme Gebelin- 
dii fopra il Badiano> fopra il Solima^ 

P‘U5^0, che alcuni danno in poca dofe per 
p_i,6„ falcifero rimedio. Parla in fine del 
po27. fiore da lui ultimamente fcoperto 

della lenticola paludre,del quale già 
P*12^* abbiamo fatta parola a fuo luogo. 

' §- % 
Un Difcorfo Accademico tiene luo¬ 

go dopo il fuddetto,nel quale contra 1’ 
^^‘opinione di molti moderni dubita, fe 

la digedione de’ cibi,che fi fa nello do- 
maco, dipenda dall’ acido, enelpri- 

pu6(rao difcorfo, che chiama Abbaglio 
primo, tiene la parte negativa, come 
anche nel fecondo , che chiama pure 
Abbaglio fecondo. Pone Tlmprefa-, 
deirAccademia, che veramente è da 
medico favio , che Tempre dubita dell* 
incertezza della fua arte, cioè un_* 

cranio umano colle future , col motto 
tolto 
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tolto da Ippocrate, deceperunt me. Il 
nome degli Accademici, Gli *4bbfa 
gitati * 

§. io. * 2 
Ve dopo quello , il titolo d’un Tuo 

libro coll’idea del medefìmo, che 
meditava di dare alle flampe $ ma per 
var j motivi l’Autore l’ha poi fuppref- 
fo cangiato penfiero nell*ordine3enei 
volerlo efporre in volgare divifo ia 
varatomi. Era dunque quello il pri«.» 
mo titolo: Entomalogia bumana, ftvti 
de Infettis in bornine Hi fiorì a 9 in qua, 
eorundem origo nonnullorum metba+ 
tnorphofespanduntur, exquibus noy& 
eorundem Diagnofis, Trognofis, Curati& 
in flit ulturiiAdditisad clariorem lucenti 
& totius Operis complementum Obferw 
yat ioni bus de Infettis alia tAnimattcd 
rorantibus > & de Infettis in Infettisi 
E già ufeito il primo tomo in volgare^ 
efe n’è data notizia nel Tomo IL de?l 
noflro Giornale , e Tappiamo 3 che l * 
Autore ha già preparato il feconde* 
per darlo alla luce . 

§• ir. 

Tarto mravigliofo di vefcicbettè'p.m 
con mia efatta ricerca, chg cofa potefle- 
toejjere sfatta in tempo di fua gioventù 

Tomo V. I con 
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coninfinelaFjfpoHa del Sig. Marcello 
Malpigbi. Qui troviamo littoria, che 
il Sig: Dandi ha bruttamente trafpor- 
tatane’fuoi Fafli dell’anno profumo 
fcorfo a pagg.173. lotto il fallo nome 
del Sig. Federico Sdrivì primo Trofef- 
fore di Medicina nella Metropoli di Lon- 
dnr.il che Tempre più ci fa trafecolare 
di maraviglia, mentre quelli poteva 
bene immaginarli , che vivendo an¬ 
cora qui il vero Autore , e Autore, a 
cui nulla del fecolo fpettante alla Pro- 
fettione è ignoto , potrebbe accorgerli 
del furto fatto delle fue fatiche, ad¬ 
dottando l’onore a un foreftiere , che 
nonealtnondo. Abbiamo incontrata 
l’una,e l’altra fjLebtzione,ed è la ftetta 
fleflifllma copiata dji parola in parola 
da qu^ 1 la del Sig.Va 1 lifinieri,a rifer va 
d’aveliaftorpiata in alcuni luoghi per 
abbreviarla. A che dunque fingere, 
che lia Hata comunicata la J\dagione d' 
un Tarto maravigliofo nato in Londra-H 
z6. Maggio 17 io. agli ^Autori de Fafli, 
fe nacque più di 20. anni fono a Scan¬ 
diano , c fu fcritto , come li vede 
nelladatada Reggio li 11. Agofto 1* 
anno 1690. al Sig. Marcello Malpigli! 
fuo maeftro , di cui pure lì vede una 
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cortefe, ed erudita rifpoda datagli 
dalla fua Villa di Corticella li 4. Ot¬ 
tobre dell’anno fteflo ? Di quello par¬ 
to di vefciche ne fa pure menzione il 
Sig. Malpighi nella fua Opera Poftn- 
nia a c. 87. della ridampa d'Andrea 
Poletti fatta l’anno 16578.in Veneziani 
che femprepiù rende chiaro , e dan- 
nevole il furto deli’ Autore de.'Fafti, 
e femprepiù giudo il giudizio * che 
dato altrove neabbiamo. 

Quefto parto fu veramente mara- 
vigliofo, perocché, oltre una rWtf, p.ij#. 
fu di fei mila vefciche in circa. Quelle 
non avevano un tronco comune, dalP*1*** 
quale (laccandoli varj rami,quindi al- 

1 tri più minuti, ed altri, llelfero coti 
ordine appefe; ma li vedea , come 
una rete di- varie fila fenza legge in¬ 
trecciata, e confufa , dalla quale-* 
sboccavano in qua, e in làramufcelli 
di lunghezza , e grolTezza diverfa. 
Molte s’appiccavano ad un folo ramo, 
altre davano a grappoli > altre in lun¬ 
ga drifcia codeggiavano un folo iato , 
ma tutte però avevano il fuo piccolo 
piede, col quale fi combaciavano col 
ramo . Erano d ineguale grofiezza 
le piu minute > come il miglio 

I z mag- 
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maggiori , come una palla di mos¬ 
chetto ordinario. L’acqua, che con¬ 
tenevano, erainlipida, limpida , e 
vifcofetta , la quale cogli alcalici non 
bolliva, ne fi quagliava cogli acidi. 
Cotte,ca!aron molto di mole.Guarda- 
tecol microfcopio,vide,che quelle fi¬ 
la , e que’rami, non erano, che can*? 
xielli, che portavano il fugo alle mc- 
delime , nevi feppe mai trovare vali 
Sanguigni. 

Efpofta laltoria, cerca, checofa 
p.i>?.fieno^ cioè i.feper avventura folfe- 

ro fiata l’ovaja , come credette Jaco¬ 
po i po Grandi, ed altri*, 2. fe follerò 

Idatidi > 3. fc un’ammalTamento di 
^•^•glandule vefcicolarie ; 4, fa una fpu- 

j6q ma,o un prodotto di Sangue meftruo, 
‘e da’femi, come in occalìone d’un 

p.ifc. parto limile credè un’ingegno di là da 1 
monti rapportato nel Zodiaco Medico 1 
Gallico nel Mefe di Giugno dell’anno ; 
i.Ofler. i‘, f. porta la Sua opinione, e 1 
dove potettero edere appefe‘,6. cerca , 
come furono cagione di molti acerbi j 

ÌP*1^1’fintomi , che ha efpofto nella"ftoria *, 
7. e finalmente accenna , come-# 1 

P* I7I,polfa liberartene la natura. Adempie ) 
sinoftro Autore molto bene a tutto 1 

quel- 
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quello y che s’era propello di efami- 
nare, gittando molti lumi, e toccan¬ 
do molti punti non ancora tocchi da 
alcuno, onde , come fi vede dalla 
rifpofta del Malpigli,/i rende degna <f 
eflere letta da qualfifia gran Letterato . 
A quella dunque è annetta la rifpofta 
delfuofamofo maeftro , nella quale p. 
gli dà notizia d’un’altro cafo confi- 
mile accaduto in Bologna , e gli man¬ 
da la figura delle deferitte vefciche, 
che molto bene confronta colla de- 
fcrizione del Sig. Vallifnieri. 

§• 12. 

Eftratto d'Offe r vagoni Fi fiche. Que¬ 
llo è indirizzato dal noftro Autore al 
Padre Abate Facchini y fuo ftimatiflì-p. W 
mo amico . La prima èunabellafco- 
pena de' fori nell9aculeo dello jcarpione 
africano> cofa da molti cercata , e 
da'lui folo, almeno in Italia, otte¬ 
nuta. Si fa la gran quiftione , che-» 
verteva tra gli fcrittori antichi , c 
moderni nella determinazione di 
quello fatto. Galeno (a) dille , che il 
pungiglionedegli feorpioni non ave¬ 
va apertura alcuna , e Lodovico Lo¬ 
cateli nel fuo Teatro d'arcani foftenne 

I 3 la 
(a) De locis ajfeft. cap.]. 
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Jafentenza medelima. Al contrario 
Plinio3 Tertulliano , S. Girolamo, 
S.Balìlio, Eiiano, il Greco Chiofa- 
tore di Nicandro , il Gorréo, 1 Al- 

p.176. drovando , il Redi nelle fue Efper: 
intorno la G'ener. degl’ Infetti, ed il 
P, Filippo Buonanni nella fua Mi¬ 
crografìa ctiriofa vogliono , che ila 
forato. Quelli due ultimi però,come 
tutti gli altri, folamente lo conghiet- 
turano per aver veduta un’ avvelena¬ 
ta iimpida goccia fulla punta del pun¬ 
giglione, ma però co’loro efquilitif- 
Èmi mierofcopj non è loro mai venu¬ 
to fatto di vedere i fori, donde ge¬ 
melle ; onde conchiufe il Buonanni 
nculeum fcorpionis ufque adeò injenfibi- 
iìter ptrfcratum effe, ut omntm oculi 
aci era foram ini 5 i llius bruttura effugiat. 
Ma per vero dire, fe fuggì aìracu- 
tezza della loro villa , non fuggì a 
quella del nollro Autore; e la cagione 
fu, perchè credevano quell’aculeo 1 
forato fulla fomma fommità della.* 1 
punta, ed è forato nelle parti latera¬ 
li della medelima , e perciò cercando 1 
i fori dove non erano , non è maravi¬ 
glia, fe quelli alla loro villa sfuggi¬ 
rono . Sono nelle parti laterali della 

mede- 
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mededma , la quale è fatta a triango¬ 
lo , e in ogni facciata, di quello v* 
è un foro ovale, per cui fcappa il vc- 
lenofo liquore . Apporta le ragioni> 
per le quali la natura non Pha fatto 
forato nella fomma fommità. Li vide 
dodici anni fono in Reggio , e feco li 
vide il Padre Cafati Monaco Cadine-p, 177, 
fe, foggetto dignidimo e di fedele di 
fòima, 

Aiferma , che gli ha trovati anche 
nell’aculeo , o pungiglione degli fcor- 
pioni d’Egitto , anzi ne’ noftri adai 
minori di mole d’Italia , benché da_,p. 17$* 
quelli, anche nelle maggiori vampe 
della noftra date, efca. un liquore 
quad innocente , il che non fuccede 
a que’ferocidìmi di Tunid di Barberia, 
avendolo provato letalidlmoprima il 
Sig. Redi, e dipoi il Sig. Vallifnie- 
ri. 

$• 13 * 

Vita, e co fiumi d'una rara locuflct 
finora non ben ofervata da naturali 
Scrittori. Son veramente degnedellap. 179; 
curiofità de’letterati la vita, e le qua¬ 
lità di quella bizzarra locufta,ch’egli 
chiama F^agnolocufìa y l’Aldrovando 
Locufta infokntis figura y il Moufeto 

I 4 Man- 
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3W&ntes , gli Spagnuoli Saltamente, e 
ilSrg. Celioni Grillo Cent amo. Le ha 
polio quel primo nome il Sig. Vallif- 
cieri, poiché ha offervato partecipare 
la lidia di ragno, e di loculia , eflen- 
do carnivora , mangiando mofche,ed 
altri infetti, non erbe, e fabbricane 
do coll’ano il nido , dentro il quale 
colloca le fne uova con arte maravi- 

p.iSo.gliofa . [Defcrive varie maniere dì 
quelie, che fi trovano folo fu monti > 
o colline, o in luoghi afeiutti, ponen¬ 
do la bruttura del mafehio , e della i 
femmina , ed oilervando un* errore 
feorfo nell’Aldrovando , nel Gon¬ 
fione , e in altri Scrittori di fimil ma¬ 
teria , i quali veggendoli alquanto di- 
verfi di bruttura, gli hanno colloca¬ 
ti in diverfe dadi, facendoli di due 
fpecie. Avvifa, con qual velocità fi 
lanciano alla preda, e come non la 
perdonano alla loro medefima fpe- 
cie j e poi fi levano in piedi, e così 
ritti ritti fe la trangugiano . Vivono : 
infino dieci anni, e porta le loro pro- 

.jp.iSi.prietà . Defcrive finalmente, come la : 
femmina in una fola notte fabbrica il 
fuo nido ovato di groffezza di una_^ 

p.iSi.noce incirca ? fecondo lafua età , d* Il 
una 
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una denfa materia foda , cartilagi- 
nofa , ma ieggiera , diftribuito in 
trecento cellette incirca , in ciafcuna 
delle quali fta collocatoun fol’uovo. 
Pone il tempo del loro lavoro , e del¬ 
la loro nafcita, e la figurasi del nido, 
come della locufta. I Turchi credono 
quello infetto religiofo , perchè pen¬ 
dano, che trovato fulla ftrada , è in¬ 
terrogato , dove fia la loro Mecca , s’ 
alza in piedi, e con un braccio eftefbp. 
l’addita. Una fimil cofa narra il Ron- 
dclczio nel libro deKPefci, terni divi¬ 
na , fcrivendo, cen/etur be/iiola , ut 
puero interroganti de via , altero pedo 
eretto rettam monflret, atque raro, vel 
nunquam fallai : il che viene fpiegato 
co’moti naturali delSig. Vallifnieri, 
il qual la itima una favola * 

$• 14- 
Segue una Lettera del nofira Auto¬ 

re in difefa di Tito Livio calunnia-p. i8p 
to a torto dal Lancellotti,che pofenel 
numero dQ Farfalleni la memoria, che 
quegli arreca e [fere qualche volta pio¬ 
vuti fajfì. Di ciò fu pregato da un fuo 
amico, per difendere un sì grand’uo¬ 
mo, e in fatti lo ferve con tutta for¬ 
za, ed erudizione. Lo prova con al- 

I 5 tri 
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p. iS7.tri cafi confimili, fpiegandodperò* 

ch’egli non erede , che fi generino 
nell’aria * ma che fieno rapici, e tras¬ 
portati da venti . Uno di quelli dice 
di avere nel fuo Muféo > ch.efu.tro- 

188:.vaco,dentro un formidabile grano di 
tempefta 5. di cui apporta l’autentica 
del Notajo giurata y e legalizzata. 

p. iSp.Così dice poterli dire del ferro, lana , 
mattoni , e fimjii veduti cadere dal 

p.i^o-Cielo x perchè trasportati da venti x 
ma non trova già la ragione , come 
Sangue , e latte pollano edere in mol¬ 
ta copia qualche volta piovuti, come 
riferiscono le Storie 3 onde ciò Spiega 

ftig*. eolia, mi dura di certi Sali afcefi in 
aria x che colà rimefcolau abbiano 
tinta l’acqua cadente, o in bianco , o 
in rodò , radbmigliando quella al j 
latte 5 e quella al fangue > e lo prova 
apportandone varie fperienze . Con 
quella accadone ricorda , come nell5 

t* Panilo tòSo. cadde in Venezia s enei- ! 
le Ifole circonvicine una certa terra 
o cenere ralligna x la quale ingojata 
negligentemente* con erbe ortenfi5ca- 
gionò ad altri vomito y ad altri diar- i 
rèa, o dolori di ventre * del che tut- * 
to apporta le; ragioni naturali dime x j 

e fen- 
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efenfate , onde conchiude in favore 
di Lipfìo, potere anche edere caduti P194. 
falli dal Cielo , nella maniera però 
fpiegata da lui . 

§■ X f. 
anione mandata al Sig. Bernar¬ 

dino Zendnnì. Riefce in quello luogo p- W* 
alquanto imperfetto il Libro > peroc¬ 
ché non fi fa a che fine fia fatta quella 
Jgot anione > benché dal leggerla poi 
fi comprenda j ma farebbe fiato bene 
il porre avanti la notizia di quello» 
fopra cui è fatta la medefima . Spiega 
in quella un palla citato dal Sigiarli» 
dove dice : fi legge > che nelle vicinan¬ 
za di Modana fino due montagne intere 
furonolevate in aria , e fà vedere par¬ 
lare di ciò , che fcrifie Plinio lib. 1. 
hifl. nat. cap. 8 3 .dove dille : Fafóum eft 
ingens portentum Lucio Mando,ac Sex- 
to TullioCofs. in agro Mutinenfi\nam- 
que Montes duo inter [e concurrcrunt 
crepita maximo adfultantes > receden- 
tcfqiie inter eos fiamma , fumoque m 
Ccelum exeunte > inter din [pedante è 
via JEmilia magna Equitum Romano- 
rum , familiarumque , & viatorum 
multitudine. Eo concurfu villa omnes 
tlij# > mimaliaque per multa > qua in-* 

I 6 ter 
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ter ipfos fuerant, exanimata fitnt. Di¬ 
ce il Sig. Valìifnieri parlare Plinio d’ 

p» un certo piccolo , come Vulcanìo, det¬ 
to volgarmente Salfa , che anche al dì 
d’oggi è fopra SaJJolo , die continua- 
mente bolle, e gorgoglia , e manda 
fumo, e quando vuole intorbidarli *1 
tempo , ftrepita naturalmente , e ro- 
moreggia in maniera , che fi fente 
molte miglia lontano , vomitando 
qualche volta e fafii, e loto , e fiam¬ 
me , e fumo in tanta copia, che pa¬ 
re , che in quelle parti il mondo pre¬ 
cipiti : perciò non efiere portento ciò, 
che narra Plinio, ma co fa naturale, e 
ordinaria . Ne è già vero , che s’alzi- 

. y no monti >eche urtino infieme .Que’ 
globi immenfi di fumo rimefcolati 
con falli, e loto uniti a queli’orribile 
Crepito rafiembrano da lontano mon¬ 
ti fopra monti,o cozzanti infieme, co¬ 
me parvero agli fpettatori, riferiti da 
Plinio, che glioifervavano dalia via 
Emilia, ch’è alcune miglia lontana. 
Il monte , dov’è la detta Salfa > è il 
famofo Monte Zibio , che produce P 
Vi io di Saffo , o Tetroleo > che farà 
quello, che alle volte s’accende , e 
produce quello ftrepicofo fenomeno >. 
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avviandoci l’Autore , che quando fu 
a vibrarlo, que’ paefamgli racconta¬ 
rono, che quando feguono fimili in¬ 
cendi, tortele fontane circonvicine » 
e che fono fcavate appunto a piede! 
monte, celiano per molto tempo di 
gittar olio , dal che fi vede con evi¬ 
denza efiere quello fautore de’ men¬ 
tovati incend). 

Avvila, che di quella Salfa alcuni 
Scrittori ne hanno fatta particolar de- 
fcrizione , fra’ quali intorno Fratoni 
a car. 13. nel fuo Trattato De Ther-p. i9^ 

marum Mvntis Gìbii natura, ufu, atque 
prtfftantia , ec. (a) e i Sig. Ramazzi- 
ni a p. 12. in una Lettera aggiunta al 
Trattato di Franwfco ^irioflo De Oleq 

Montis Zi bini feuTetroleo Migri Muti- 
nenfis}ec. (b) Anch’efio fa pofcia la 
defcrizione dun’altra Salfa> nonpun-p. 
to di [fimile dalla menzionata , la 
quale finora è (lata incognita , cinque 
miglia fopra Scandiano , a piedi del 
monte della quale , che fi chiama^ 
JQuerela , ha pur ritrovato l’olio di 
fallo 5 benché finora da niuno fco- 
perca, 

16 

fiO Mutìna, ex typ Andr.Caffarìi, 1 

fb) Mutine, typ.Ant,Caconi 165??. 
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§. 16. 
Eflratto di Lettera Sopra l'Qvaja del- 

P-101 le ^Anguille > ec. Di ciò , che 11 con¬ 
tiene in quefto Eftratto , neabbiamo 
difcorfo abbaftanza, dove parlammo 
dell’ovaja, e dcH'iiova fcoperte della 

detta . 

§. 17- 

II rincontro d'un Eflratto d OjJèrvtè* 
P*10^ fiorii Fìfico-Medicke, è indirizzato al 

Sig- Muratori , amico parzialiflimo 
deH’Autore . La prima Offervazione 
è intorno ad un acqua limpida d'una 
fontana, che fi trova su’ monti di Mo- 
danainuna villa chiamata Vttrìuola y 
poco lontana dal torrente chiamato 
Dragone . Ofiervò il Sig. Vallifnieri 
nel viaggio , chV fece , fervir- 
fene que5 paefani, per tignere in nero* 
in color di tabaccoso berrettino i pan¬ 
ni di lana , e di lino, fenza fpefa al¬ 
cuna , e con providoconfiglio della 
natura alla povertà degli abitatori, 

p. 106*11 curiofòfi è , che le robe tinte in 
queil’acque medicate dalla natura* 
durano affai più , che non tinte : cofa 
tutta contraria a quelle , che faccia¬ 
mo tignere in nero agli ordinar] tin¬ 
tori * rodendole infenfibilmente il 

vitri- 
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vitrivuolo, e logorandole .Apporta 
la ragione di tutto , del che decorre¬ 
rà più diffufamente nel fiuo Viaggio 
Montano , che ci promette di dar alia 
luce > dove fcoprirà molte bellifiìme 
produzioni naturali da lui trovate su’ 
monti di Modana , finora occulte ali* 
erudita curiofità deglifperimentatori 
Fi lofio fi. 

2. Vie dell*aria nella feconda cor¬ 
teccia dell'uova , che vengono da' fori?, zoó* 
della puma 5 epaffano al tuorlo ? e ci¬ 
catrice dell'uovo . Di ciò non faremoP’ i0À 
altra parola. , perocché ne abbiamo 
dataefacta contezza nel fecondo To-P-103*. 
mo del noftro Giornale , (a) dov’è 
fiefa la Lettera del Sig. Bellini 5 COr 

fluì, ni catari cortefemente dall’Autore. 
3. C tene di cavallo dentro uri uovo .. 

In quefìa ofiervazione fcuopre l’ingan- 
no da le u ni impoftori > che introdu-p. 20o.. 
cono per un piccolo foro fatto nella 
buccia dell uovo, una 5 opiùcrenedi 
cavallo , e poi gli vendono per cofa 
naturalmente accaduta, oprodigiofa 
agl incauti dilettanti dicofe maravi- 

t gliofe.. 

4* Vermi nati dentro un'uovo di lo-. 
dol:a^ 

00 
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dola . Un dottiiHmo Cavaliere , il 
quale , benché qui non nominato > 
Lappiamo di certo, che fu il Sig. Ge¬ 
nerale Mar filli , volendo nel fuoil- 
luftre Muféo mettere una curiofa fe¬ 
rie, o raccolta dell’uova di tutti i vo¬ 
latili , n’ebbe anche di lodola , le qua¬ 
li , Lenza che fi vedefTc nella loro cor¬ 
teccia feffura alcuna , inverminarono , 
onde 1 crefciuci vermi forando da Le 
in varie parti ufcivano delle rnedefi- 

to.me . NacqueLubito un’afpra contefa 
tra’ Filo Lo fi , intorno alla nafcita-» 
di efii . Gii Ariftotelici accufava- 
no la putredine > ed altri moderni ac- 
cufavano uova di vermi ingojati dalle 
lodole, e portati dentro le loro uova, 
che poi nacquero col benefizio del 
tempo > e della ftagione . lì curiofo 
Cavaliereveggendoìi dilcordi ricor- 
Le , com’egli LcrifTe , al tribunale del 
Vallifnieri, acciocché decideffe la li¬ 
te. Rifpofe quelli che ne gli uni,ne gli 
altri aveano colpito nel Legno, effen- 
do que’ vermi entrati dal di fuora^ 

p.zn.détro quelle uova:diche ne avea mol- 
tiflìme fperienze portandone qui pa¬ 
recchie per confermazione del fuo af¬ 
fluito,, Edere i fori , pe’ quali entra¬ 

rono 
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rono inviabili , ma però , cheolfer- 
vaflfero, che gli avrebbono ritrovati 4 
Cosi cercati, furono rinvenuti, e re¬ 
tto decifa la lite. 

f. Datteri, come fi trovino dentro 
i marmi * e baliari, oballani dentro 
la creta duriffima jotto le acque del 
mare. Anchequella fu una ragione ,p.n8. 
o un’offervazione notata da un’Ari ho¬ 
tel ico , e fcritta contro del Sig. Val- 
lifnieri , pretendendo con quella di 
difendere ancora inafeimenti fponta- 
nei, non potendo capire , come colà 
dentro poteflero penetrare > e fog- 
giornarvi lino al fine della loro vi¬ 
ta . Spiega quelli il tutto felice-P* 
mente, apportando le fife oflerva- 
fcioni, e confermandole collefiempio 
de’ceffi , editarli , cheli trovano 
dentro i legni duridimi, penetrati an- 
ch’elìl dall’eflerno , come ha mollra- 
to in altro luogo. Pone i datteri, ed i 
ballani fra gli animali ermafroditi,^’ 
che fenza ileonforzio del mafehio re¬ 
cano fecondi, come fono le ollriche , 
le brume delle navi , molti Zoofiti, 
o P lantani mali, e li m i 1 i. 

6. KAntipatia d’ un generofo Cava¬ 
liere cl pipiflrelli . Quanto fieno cu- 

rioli 
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p. n/.riofi certi effetti dipendenti da una 

cagione non ancóra bene fpiegata,che 
chiamano antipatia , lo fa chiunque 
non è affatto ftraniero nella hloToffa . 
Uno di quelli è 1’apportato dal noftro 
Autore, dal che deduce alcune fode 
riflelfioni per la Medicina pratica. 

7. Sputo inorici Tleurìtide vermine- 
fo. Efpolla la ftoria, deduce , quanti 

p-2 iemali poffano tormentare i pazienti, 
originati da vertni incogniti al vulgo 
de’Medici , i quali Cogliono Tempre 
curare un male colle regole genera¬ 
li 3 non offervando , da quante ca¬ 
gioni diverfe poffa fovente dipendere. 

Al fuddetto Sig.Zendrìni leggefì in¬ 
dirizzata Vcfferv anione intorno alle-# 
Brume delle Ideavi, la quale è degnai 
di una particolare notizia , sì perchè 
Tappiamo di certo, che molti hanno 
cercato , ma non hanno potuto fco- 
prire , quanto colla Tua diligenza il 
nollro Autore fopra di quello ha fco- 
perto ; sì perchè fperiamo , che ciò 
ha per riufcire di molto gradimento 
alle Accademie llraniere , e partico¬ 
larmente alia Reale di Londra, di cui 
anch’egli è degniflimo Membro 5 la. 
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quale appunto ha mohratto defiderio, 
che fi faccia qualche Audio particola¬ 
re fopra un’infetto , che benché pic¬ 
colo, e debole, è però il flagello, an¬ 

zi il terror delle navi , e de’ vafcelli 
più armati. 

Dice edere la Brumà ( così féguita 
nella menzionata Raccolta ) una raz¬ 
za di tarli, o vermi di mare, che an¬ 
nida in tutte quelle tavole delle navi,p 
che hanno Tempre fott’acqua , le più 
vicineal livello della medefima , e 
colà hanno rinchiufe , ciafcuna da per 
fe, in un proprio tubo , o cannello di 
materia tehacea di figura di cono, da 
ambedue l’ehremità aperto ,e lungo , 
quanto le brume belle , delle quali 
fecondo l’età, ve ne fono di grandez¬ 
ze diverfe, male maggiori , che s5 
imbattè a vedere co’fuoi amici i Sigg. 
Celioni, eMarcellini, non paffava* 
no la lunghezza di un mezzo braccio 
Fiorentino , ed erano grolle incirca , 
quanto il dito minor della mano . 11 
predetto tubo , o cannello contenente 
la bruma è bianco,e nelle brume mag¬ 
giori , ed in quelle di mezzana gran¬ 
dezza è di pareti forti , e grolle, ma 
nelle minori quehi tubi fono molto 

. Z2Q* 
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fragili 5 e gentili, e fi vede , che fo¬ 
no fatti di varj fnoli , o falde, cornei 
gufcj delle oftriche , e di altre con¬ 
chiglie marine . Efternamente però 
apparifcono compofti in foggia di 
tanti anelli, i quali principiando dall’ 

p.izi.eftremità anteriore, cioè dalla bafe 
del cono, fi fcorgono molto radi, ma 
avvicinandoli Verfo l’altra eftr^mità 
più fottile , fi o (fervano molto fpefir, 
ed in quella parte appunto , dovei 
principali anelli cominciano ad appa¬ 
rire così folti , corrifpondono loro 
internamente attaccate al medefimo 
cannello altrettante lamelle durifiime 
della {Iella materia teftacea , le quali 
foprapponendofi 1’una all’altra guer- 
nifcono all’intorno tutta quella eftre- 
mità del tubo , il quale, febene in 
tutto il reftante della fua concavità 
raflembri alquanto ineguale , con_, 
tuttociò la fua fuperficie interna è li- 
fcia, e non ifcabrofa , comcl’efter- 
na. In elfo tubo, o cannello non ha 
la bruma internamente alcuna attac¬ 
catura , o connefiione , ma vi fta to¬ 
talmente libera , e fciolta , eccetto 
che in quella parte , dov’è lettremi- 
tà pofteriore della bruma, mirali cir¬ 

co n- 
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condata da un certo cordone tutto 
quanto compofto di fibre nervofe, e 
dal medefimo fene partono alcune,per 
mezzo le quali vedefi {Erettamente le- 
gataad alcune lamelle deilo fteflò tu¬ 
bo , la cui intera figura fi vegga Fig.4i 
nella Tavola feguente. 

Cavata fuora la bruma dal fuo can¬ 
nello , apparifce della figura perap- 
punto difegnata nella Tav.fig. 1. nel¬ 
la cui eflremità anteriore fcorgonfi 
due offa femicircolari, da una parte 
concave, e dall’altra conveffe, aven¬ 
ti alcuncappendiciirregolarijin mez¬ 
zo de’quali offi {la fituata la tcfla. Dal¬ 
l’altra efìremità oppofta miranti due 
pinne offee impiantate nell’accennato 
cordone, compofìo di fibrencrvofe , 
nel mezzo delie quali pinne fono fi- 
tuate due lunghe , e ritondeappendi- 
ci carnofe internamente fcanellate, 
ciafcuna delle quali ha la fua propria 
apertura in punta . Fig.x. 

Tolti via i due offi della tetta , e le 
fuddette due pinne , non ha in fe la 
bruma altrioifi, nefpina* ne carti-^* 
lagini, ma tanto le bruche più picco¬ 
le, quanto le più grandi fono tutte d* 
una fottanza mucofa {Ornile a quella 

dei- 
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delle oftriche, dei medefimo colore» 
efapore » ma però piu gentile , e d’ 
una mollezza, e fragilità così gran¬ 
de , che per poco, che fi maneggi¬ 
no , con grandiffima facilità fi disfan¬ 
no . Afferma il Sig. Vallifnieri, ch’e 
cofa veramente di ftupore , che un 
animaluccìo così flaccido , e molle 
abbia poi tanta forza da rodere , e fo¬ 
rare fott’acqua così fterminatamente 
le navi anche più forti, e di legno piu 
duro, conruina, e danno sì grande, 
e irreparabile delie medefime. 

Tutto quello gran danno, dice, che 
deriva dagli accennati due osfi conca¬ 
vi, e lunati, co’quali ha il capo ar¬ 
mato, chea fuo piacere ftrignendo- 
li, roficano , e bucano indefeflfamen- 
te il legno. Non fi ftringono però 
quelli tanto, che nel mezzo uno fi 
fovrapponga, o fi combaci coll altro, 
ma folamente ne’Iati. Non fono fitti 
dentro la bocca della medefima , tal¬ 
ché portano chiamarli i denti , e ne 
meno ne’margini > o nelle labbra, del¬ 
la fi e fifa ; maofservò il Sig Vallifnie¬ 
ri , che con maniera infolita fono fiot¬ 
to , e fopra con tal*ellenfione,checuo- 
prono la maggior parte del capo , e 

ciò 



Articolo X. 21 f 
ciò ferve loro, non fidamente per ra¬ 
dere, ma anche, come di feudo, per 
difendere la tenerezza del loro capo 
nell infinuarlì nel legno . Sono quefti 
ofd roditori appefi a certi tendini mu- 
fculofi fopra del capo, e fotto la go¬ 
la , mediante i quali s’aprono , e fi 
rinferrano. 

La via, che fanno,è tortuofa, e per 
lo lungo della tavola, e trovando del¬ 
le compagne, una fi fcanfa dall’altra, 
e vanno avanti . Si nutrifcono della 
fofianza della tavola,perocchè il loro 
ventricolo fi trova Tempre pieno delle 
rofure della jsnedefima. Il loro efofa-rp. 
go è breve, lo ftomaco bislungo , ed 
indi feguono gl’inteftini, che ufcen- 
dodel vcntricellofanno varjraggiri, 
dopo i quali tornano ad innalzarli, e fi 
raggirano dietro la collottola, pofcia 
nuovamente con tratto diftefo vanno 
lungo il dorfo a fcaricarfi nell’ano 
fuor della tavola. 

La loro coda è confidcrabile, eflen- 
do armata di due lamine, come s’è 
'detto, di figura, come d’una foglia, 
alquanto concave verfo la parte inter- 
na. Quelle fervono per farle Ilare «ap¬ 
piccate a quel loro tubo teflaceo, che 

met- 
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inette foce alPinfuora nell’ultima, ed 
edema fuperficie della tavola. Servo¬ 
no anche quelle due lamine, per chiu¬ 
dere, ed aprire a loro piacimento la 
via agli e fere menci, ch’efcono, e all* 
acqua falfa, che per un contiguo, e 
particolàre canale entra dentro il cor¬ 
po della bruma , dove li veggono di- 
ftintiffimi quelli due canali . Quell’ 
acqua dunque entra per un canale di¬ 
ritto anch’efso lungo il dorfo , che 
arriva fino al capo , indi unpocoii- 
nofi piega > e fi fcarica nella bocca , 
della quale efee l’acqua, per umettare 
il legno, e per facilitare la rofura -, ed 
in fatti nel cavo rofo avanti la bocca , 
dice il Vailifnieri, cheli trova fem- 
pre acqua marina, che ferve anche di 
veicolo all’ingojamento delle rofure 
fminuzzate del legno. 

Hanno il loro cuore, il quale è fot- 
toil ventricello di figura ritondallra, 
bislungo , in forma quali di due co- 

24. lonnette, che ad occhi veggenti fi di¬ 
lata, efillrigne, e caccia fuora per 
le fue arterie un fangue diafano , e 
trafparente , che circola per tutto il 
corpo per li neceflarj bifogni, e per 
le vene ritorna al cuore» 
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Quelli animalucci fono polli dal 

nollro Autore nel numero di quegli ? 
che generano fenza il conforzio del 
mafchio, o come gli chiamano > er- 
mafroditi. Hanno polla la loro ova- 
ja fotto lo llomaco bislunga , la quale 
pel fuo ovidutto, o tuba fcaricano nei 
fine deirintellino , d’indi fuora nel 
mare. Le uova fono tonde , diafane 
anch’ette, accompagnate, e circon¬ 
date da un poco di mucellaggine vif- 
cofetta, le quali galleggiano, e ven¬ 
gono poi gittate dall’onda del mare-» 
appretto le tavole, alle quali col loro 
vifeo s’attaccano , e nafeono, e le na¬ 
te piccoliflime brume fi rivolgono po¬ 
co dopo verfo la tavola , e prefo fia¬ 
to , incomincianoa trapanarla , ed a 
fare il medefimo lavoro delle deferita 
te loro madri. 

L’efcremento c di colore ofeuro , 
onde comprefilgrinteftini verfo la-» 
collottola, efeguitando dolcemente 
col dito aH’ingiù , fi caccia fuora del 
corpo, dove al contrario compretto il 
canale dall’acqua fa un moto contri-* 
rio, e fi ^cia fuora per bocca, come 
s’è detto. 

Non ne ha ottervate,che di due fpe-* 
Tomo K fw eie. 
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eie, una più grande , e groffa un po¬ 
co più del dito minimo , oatiricuJa- 
re, e fono quelle delle navi dell’Ocea¬ 
no, o che vengono dalle Indie i l’al¬ 
tra è la deferitta. Quelle dell’Oceano 
non hanno altra notabile differenza-,, 
che le palette , o lamine della coda , 
effendo di figura ,. come di penna-. , 

p. aif.come nella fig. a. cioè hanno un tron¬ 
co offeonel mezzo, che gitta , come 
certi rami all’infuora , che fortifica¬ 
no, e affodano tutta la lamina . 

Infegna pofeia il rimedio molto 
naturale, e proprio , per difendere 
Jenavi da elle , acciocché pici noru» 
Je rodano, non le trivellino, e per 
fervirci d’un termine marinarefco 
tolto dal Redi, non le verrinino tut¬ 
te quante con ruina irreparabile del¬ 
le medefime . Premette il modo , che 
alcuni praticano, cioè di foderarle di 
piombo, orifoderarle d’un’altra ta¬ 
vola, fra la quale, e la nave empio- 
nodi pelo da balli , ma egli dà un ri¬ 
cordo affai più facile, eche diligente¬ 
mente efeguito , può fenza fallo pre- 

P* 22,6*fervarie. Cioeavvifa, chele uova__# 
delle brume fono folamente ne'por¬ 
ti , o vicine ad effi, non in alto ma- 
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re j e che quefte di groflezza d’un-* 
grano di miglio incirca galleggiano' 
fopra l’acqua, accompagnate, come 
s’è detto , da un vifco > che le appic- 
caalle tavole, alle travi 5 o a’vicini 
legni , ma Tempre a fior d’acqua , do¬ 
ve nafoono , e le nate brume poi Ter- 
pono fovente un poco per lo legno > cr 
per la tavola Tempre Tott’acqua > e la 
rodono , e la penetrano , dove loro 
par più a propofito. BiTogna dunque , 
che il diligente capitano della nave, 
o il padrone della barca , quandoco- 
manda a marina j, che cavino la nave 
Topr’acqua , acciocché. non pacifica»** 
dal Sole , ordini ancóra , che Tpazzi- 
no con diligenza d’intorno a fior d* 
acqua , per iftaccare le uova attacca¬ 
te , e ciò facciaalmenoogniotto gior¬ 
ni , imperocché in quefto tempo , o 
non polTono elTer nate , o nate non 
pofiono efler penetrate tanto , che-* 
non fi guadino, eflendo tenerifiime. 
Se ciò non Tanno, alzandoli la nave»* 
dallo Tcaricarfi ogni giorno , nuove 
uova s’appiccano più a bado, e cosi di 
nuovo alzandoli altre Teguono , di 
maniera ,che quantunque non diTcen- 
delTeroTotto la nave , e penetrafiero 

K z fola- 
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(blamente , dove nafeono , infette* 
rebbono gran parte di quella . Se non 
le fpazzano, e fe non detergono con 
diligenzaqueH’acqua, colla quale-* 
bagnano la nave elleriormente di 
quando in quando , ciò giova alle-* 
fuperiori, che alzandoli dallo (cari¬ 
carli la nave , vengono a reftare fo- 
pr'acqua, perocché in paflfando , o 
colandovi fopra,fe Lattar bifcono,e ne 
han nutrimento. Quello dunque è il 

Ir. ii7*modo più facile,epiù licuro,ch’e’ fug-. 
gerifee per confervare le navi, o altri 
legni di mare, avvifando pure , che 
debbono fervirli i marina), o i ragaz¬ 
zi desinati a quell’ufo , di feope for¬ 
ti , e fregar bene , che infallibilmen¬ 
te li manterranno. Così olferva, che 
le carni , e i pefei li difendono licu- 
ramente da vermi, fe li nettano dal*- 
le uova deportatevi dalle mofche , c 
così le cofe aride, i panni, e limili li 
mantengono colla llelfa diligenza da 
tarli, guardandoli fpettò , e perco- 
tendoli, e nettandoli, provandolo pu¬ 
re con altri efempli. 

Ci aggiugne , che, fe li trattatte di 
piccoli legni, mefcolando la pece, o 
ìg materie, colle quali gli fpalmaao, 
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o gl* incroftano , con mercurio dolce s' 
o arfenico > o olio di fatto , o fimili 9 

potrebbono forfè anche difenderli 
lenza la menzionata fatica , ma trat¬ 
tandoli di vafcelli , galee , e valle 
navi, non trova miglior partito, che 
l’accennato , giacché abbondano di 
gente pagata, ofchiava, e desinata 
a tutti i fervizj. Ed ecco per maggior 
chiarezza del tutto la figura delle 
brume, del loro tubo, e delle lami*», 
ne della coda di quelle dell’Oceano » 

Ffplicagione delle Figure .* TAVL 
ìF/f* i. A. TuUu, u cannello, dentro^, 

il quale (la la bruma . ** 
B. Apertura, dove tiene la tettala»» 

bruma. 
C. Ettremità forata del tubo J 
Fi.2.Bruma cavata fuora dal fuo tubo.f.. ^ 
DD. Odo fuperiore, e inferiore ì chq 

cuopre la bruma. 
GG. Corpo della bruma. 
EE. Pinne , o lamelle ottee nellaJ 

coda della bruma, che fervono per 
applicarle al tubo , e chiudere, e 
aprire a fuo piacimento la via agli 
eferementi , o allegretto dell* 
acqua. 

K F.Cc* 
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F. Coda delia bruma ,o ultima eflre- 

mica forata , per ia quale fi fenica 
degli efcr emeriti. 

H. Tubo membranaceo, ch’entra in 
corpo alla bruma , e conduce lae¬ 
qua l'alfa lino alla bocca. 

I. Cavità j entro la quale è la bocca 
della bruma. 

Fìg- ? .Pinne , o lamelle delle brume dell* 
Oceano* minori però del naturale. 

$• i s* 
Cavallette ,o locufle, che Mangiente 

nel deferto S, Giovanni, E (fendo fla- 
f, 2i8.t0 fcritto da tira Letterato d’Italia (a), 

che non era pi ubdoiic 3 che 5. Giovan¬ 
ni mangiale loeufte rcioè cavallette , 
ma certe radici do'ci chiamate dai 
Montagnana loeufte , e dette volgar¬ 
mente raperonzoli , il Sig. Vallifnie- 
ri volle chiarirli di quello fatto, fcri- 

y, np.vendoal Sig. Celioni , che con una 
Lettera , chequi fi trova diflefa , 1’ 
avvifa , che veramente mangiava ve¬ 
re locufle , come dottamente prova 
in varie maniere , e come anche al 
prefente gli Ebrei di Tripoli di Bar¬ 
beri^ ne mangiano, le condifcono,e 
ne mandano anche ad altri Ebrei * 

delle 
fa) Gelidi Min,To.6J?ar.6x 
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delle quali ne mandò una fcattola all* 
Autore, come abbiamo intefo, e ci ha 
fcritto non edere delle noftre conauni» 
ed avere un fapore, come di gambero» 

§. 20. 

Indufirìa d'un calabrone nero viola- 
ceolucente nel fare il fuonido> edepo-^.z^ 
fitarvi le uova col cibo , per li venturi 
figliuoli. Sempre più fi vanno fcopren- 
do le maravigliofe maniere , colle 
quali gl’infetti fabbricano i loro nidi, P»2^ 
depofitanole uova , e provedono per 
li venturi figliuola , nelle quali fco-l5'^1, 
perte il noflro Autore ha una gran_->p^ ,s 
parte 3 e in confeguenza una gran lo- 
de. Anche quella è degna dellofguar~p 2,34. 
do re delle più fode rifleifioni de’ letv^ 
terati di quello oculati (limo fecolo. E’ gi¬ 

ornata delle fue figure , e fegue la de- 
fcrizione del calabrone gialloordina¬ 
rio non ancóra benfatta, e quella di 
certe botte piccole acqua juole , che fi 
trovano nelle acque (lagnanti verfo i 
luoghi marittimi. , ■ 

$ • 21 « 
Seguono alcune ojjerv anioni delti 

^Autore particolari intorno le vie deltip,2^. 
aria nell'uovo [coperte dal Bellini,àol- 
le quali , come abbiamo detto, già fa- 

K 4 ceni- 1 
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«mino menzione nel fecondo Gior- 
naie, che meritano veramente tutta 

j^H’attenzione , perchè avendo aperte 
molte uova di varj volatili * in tutte 

f. i3|i-le ha offervate , ma con moltiflime 
t* I4S-notabili differenze * degne d’eifer 

lette. 
Hanno pollo dopò quelle PE- 

ftratto> o pure la notizia d’un libro 
De Terra 'Ffucerìana del Sig. Luigi dah 
la Fabra,ma ciò per errore dello flam* 
patere , eflendo folamente indiritto 
al Signor Vallifnieri^ manondalui 
fatto, , 

5. 11: 
Viene conchiufa la Raccolta da un 

Viaggio perii monti di Modanafatto dal 
Sig- Vali ifni eri , nel quale dà molte no- 

P- 'V-tigie Fi fi che, e Jjìoricbenon ancor pub- 
Jno *lfaiìcate # Quello è in latino, tradotto 
**ne’ dal Sig. L. V. S. 5 e indiritto al Padre 

D. Mauro de’ Conti di Vallifniera , 
della Congregazione Cafllnefe Mona¬ 
co , e Decano degniamo . Quello 
viaggio è tutto feminato di profonda 
erudizione fpettante si all’iftoria na¬ 
turale y si all’iftoria degli uomini, 
fpiegando nella prima,quanto di raro 
ha oifervato in que4 monti, in riguar¬ 

do al- 
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do alle aeque termali, minière y pie¬ 
tre figurate, erbe, e limili, e nella 
feconda dando molti reconditi lumi 
dell’origine de* cartelli, delle terre , 
e degli uomini illuftri della provincia 
della Garfagnana, de’ loro coftumi, 
e d’altre proprietà del paefe , di cui 
finora o nulla,©così poco è fiato fcrit- 
to, che appena fe ne fa il nome $ la¬ 
onde fi rende molto benemerito in 
più maniere della letteraria Repub¬ 
blica . 

ARTICOLO XI. 

te Glorie immortali della Sacrai ed il- 
luflriffima Religione di Santo Stefa¬ 
no tanto nelle ^irmi , cjuanto nelle 
Lettere , date alla luce dal Conte Al- 
DiGHitRo Fontana , "Parmigiano, 

Canonico della Cattedrale in "Patria . 
Dedicate all lllujìrifs. Sìg. Giovan¬ 
ni Batifla vAndriani, Cavaliere ben 
degno di tale nobiliffimo Ordine. In 
Milano, perii fratelli S ir tori /ìam- 
patori *Arcivefcovali 1706. in 4. 
pagg. 126. fenzale prefazioni , e 
ghindici , ornato di molte figure 
in rame. 

K 5 J. Sin 
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I, IN Tanno 1701 al P.Fulvio Fon- 
tana y della Compagnia di Ge¬ 

sù , pubblicò in Firenze dalle Pampe 
di Piermattia Miccioni » e di Mi-? 
chele Nefienus * in foglio .» un’Ope-? 
ra intitolata : 1' Vregj della Tcjcana 
nell*Jrnpnje più Jegnalate de’ Cavalieri 
di Santo Stefano ; e la dedicò al Gran- 
Duca regnante Cofimo ilfifefto Gra- 
Maefiro delTOrdine. Quefta, prima, 
edizione è nobilitata da molte figure* 
le quali rapprefentano le vittorie , e 
le conquide piu notabili della medefi- 
ma Religione . Ora quefi: Opera per 
giuftR e degni motivi è fiata rifiam- 
pata, e data in luce dal Signor Conte 
Àìetfandro Fontana »al quale il Padre 
Fulvio fu.a zio. concedette di porvi in 
fronte ii Tuo nome » di purgarlo da 
alcuni, errori» e di aggiugnervi il Ca¬ 
talogo di que’ Cavalieri » che fi fona 
nelle lettere fegnalati , fofiituendo 
alle figure delTimprefe della Religio¬ 
ne quelle dei fei Gran-Due hi» che fo¬ 
no fiati i Gran-Maeftri delTordine * e 
confacrando la prefente edizione al 
Sig. Giambatifta Àn dr i an ì »C a,v al ie r e » 
che h.afaputo iliuftrar la fua Religio¬ 
ne non Colo con la fpada , ma anche 
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con la penna , avendo comporto mol¬ 
te Opere , parte date in luce > e parte 
da darfi , come dalla Lettera a lui in¬ 
dirizzata ricavali , alla quale altresì 
rimettiamo il lettore per quello che 
fpetta agli uomini illuilri di fua fa¬ 
miglia . 

II. Incomincia l’Opera da una bre¬ 
ve notizia della città di Fifa , Sede p. 
della Religione di Santo Stefano *, e 
vi fi parla della fua fondazione, attri¬ 
buita a PelopeRe delia Grecia , i .f.4.2. 
anni prima della nafeita del Reden¬ 
tore, fecondo il teftimonio di Paolo 
Diacono, e le memorie autentiche di 
quella cittàiintornoalia quaPopinione 
ci rimettiamo al giudizio de’più ve^n 
fati. Defcrive pofeia le fue antiche, e 
moderne magnificenze,e la grandez¬ 
za di efia , quando era Repubblica , la 
quale giunfe a mettere in mare fino a 
cento galèe . Dice , ch’ella è (lata mai . 
dre di Sommi Pontefici, come di Eu¬ 
genio III. e eh e Hata anche loroafilb 
eqn molto pii\ di fua gloria „ Palla à 
far menzione delle fabbriche cpfpl'¬ 
elle > le quali Tadornano, lavorate ib 
gran parte co’ marmi tolti alla l^rer- 
eia 3 e all’Egitto , a collo di legnala te 

K 6 vitto- 
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vittorie ; e moflra in fine , che ciò, 
che di preferite la rende ragguarde¬ 
vole , oltre alla vaghezza del fico, al¬ 
la vicinanza dei mare , eailetfere ba¬ 
gnata per mezzo dall* Arno, è il Cle¬ 
ro, il Magiftrato, eloStudio, nel 
quale veramente fono flati in ogni 
tempo jflccome vi fono prefentemen- 
te, uomini in ognifacultà > e faen¬ 
za celebratifiìmii 

Dopo la deferizionedi Pifa, cofhe 
SM* madre della facra Milizia di Santo 

Stefano, ci vien data pure in fuccin- 
to quella della città di Livorno*come 
teatro della medefima, mentre nel 
fuo Porto prendono l’imbarco i Ca¬ 
valieri deH'Ordine * ogni moffa de* 
quali è un corfo di vittoria in vittoria; 

&• Succede la ferie de’ Gran-Maeflri del- 
POrdine, iquali, cominciando dal 
Gran-Duca Cofimo I. che ne fu il fon¬ 
datore , fono fkatir continuamente i 
Gran-Duchidi Tofcana, ponendovi^ 
il tempo , in cui ognuno di loro ne 
jprefe l’abito . Così Cofimo I. lo vefli 
nel Duomo di Pifa li i f. Marzo i f£i. 
per mano di Monfig. Giorgio Corna- 
ro, Vefcovo di Trivigi , e Nunzio 
Pontifìcio in Tofcana $ e morì li ai , 

•— *- * . • 
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Aprile 1 f 74, Frctncefco I. prefe l'abito 
nel Duomo di Firenze li 30, Maggio 
1 y 74.per mano di Monfig. Carlo Gri¬ 
maldi > Vefcovo di Albcnga * e Nun¬ 
zio Apoflolico; e verune a morte li ip. 
Ottobre 1^87. Ferdinando!, velliV 
abito nella Chiefa Conventuale di 
Santo Stefano inPifa li 16. Dicembre 
2 5S5?, per mano del Nunzio Monfig. 
Gio: Francefco Canobio , Vefcovo di 
Forlì $ e pafsò di quella vita li y.Feb- 
brajo 1609* Cofim&ll. fe ne veftì nel 
Duomo di Firenze li 1 f JFebbrajo fud- 
detto per mano di Monfig. Nunzio 
Antonio Grimani , Vedovo di Tor- 
«■f//o (non di Vercelli , come qui dice V 
Autore, e mancò li zS.Febbrajo 1621. 
Ferdinando II. prefe l’abito nel Duo¬ 
mo di Firenze li if. Marzo delfanno 
fleflfo per mano del Cardinale Federi¬ 
go Borromeo , Arcivefcovo di Mila¬ 
nese finì di vivere li 24-Maggio 1Ó70, 
E finalmente Cofimo III, aflfunfe l’abi- 
to nello llelfo Duomo li ^.Luglio del- 
J’anno.medefimo'1 per mano del Card, 
Gregorio Barbarigoje in oggi cófom- 
ma fua gloria e’tuttavia vi prefiede-. 

Due furanoi motivi , per li quali 
la gran mente di Cofimo 1, concepì la p 

- nobi* 
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nobile idea di fondare la Religióne di 
Santo Stefano » Il primo , dice l’Au¬ 
tore, fu di riconofcimento alì’Altif- 
dmo , per la vittoria riportata a Mar¬ 
ciano li 2. di Agoflo dellanno i f ^4. il 
qual giorno eflendo dedicato a Santo 
Stefano Papa 5 e Martire , e* volle » 
che col nome di quello Santo fode_> 
onoratoli nnov’Ordine militare . L* 
altro motivo fu la difefa de’fedeiiiche 
di continuo erano condotti fchiavi dà* 
legni degli Ottomani, eifendo ridot¬ 
to il Mediterraneo ad edere quadchè 
impraticabile , per lo diremo perico¬ 
lo di dare nelle lor mani. Dal Ponte¬ 
fice Pio IV. n’ebbe l’approvazione con 
una Bolla Apoftolica , per cui fu ade¬ 
guata a’Cavalieri la profedlone della 
Regola di San Benedetto. Fu (labilità 
per Indegna delPOrdine la fanta Cro¬ 
ce : Cadmo, ed i filai fucceffori ne^ 
vennero dichiarati Gran-Maeftri: re- 
flaronoefentate le perfone de’Cava¬ 
lieri da ogni giuridizione eccledafti- 
ca, e i beni appartenenti alla Religio¬ 
ne dalPaggravio delle decime, e delle 
contribuzioni : rimafero abilitati non 
folo i maritati * ma ancora i bigami a 
poter’ottenere pendoni (ino a dugento 

feudi 
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feudi d’oro : la qual facoltà fu poi da' 
Sommi Pontefici Sifto V. Pio V. 
Paolo V. ampliata fino alla fumma di 
quattrocento , colla giunta di molti 
tefori fpirituali. 

Dappoi pafià l’Autorea deferivere 
le obbligazioni de’ Cavalieri > il loro 
abito > e la difiinzione de’ gradi* la_^ p. 8. 
loro r'efidenza ,, e Chiefa Conventua- 
ie> la quale viene continuamente fcr- 
vita in forma di Cattedrale % rifeden- " 
dovi molti Cavalieri Cappellani , a’ 
quali con altri religiofi , e cherici 
Jtpantenuti a fpefe della Religione pre- 
fiedecon titolo di Priore un Cavalie¬ 
re di Gran-Croce , al quale con Bolla 
Pontificia di Pio IV. fu permeilo l’ufo 
de’ Pontificali *, eli 18. Ottobre del 

a lui furono confermati tutti i 
privilegi dalla Santità d’Inoocenzio. 
XII. con facultà inoltre % che il Prio¬ 
re de’ Cavalieri poffa celebrare folen- . 
Demente in abito daVefcovo, e con^», ' 
tutte l’altre prerogative , ed infegne 
Pontificali * Quindi efpone la prova 
di nobiltà, che fannoi Cavalieri , il p. j5v 
governo 3 eie dignitàfupreme della 
Religione , e *1 modo, con cui fi tiene 
il Capitolo Generale * al quale il loro 

Granar- 
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Gran-Maellra interviene eon tuttti i 
Cavalieri , che talvolta afeendonoal 
numero di cinquecento . Finalmente 

p. 16. efpone l’autorità del Gran-Maellro,la 
quale è amplifiìma , nonfolamente 
per la fua fovranità , ma anche per le 
facilità aggiuntegli dalla Santità di 
Pio IV» 
, Si avanza a deferivere il modo, con 
cui in Pifa fu veftito del facro abito la 

F* !7- prima volta il Gran-Duca Cofimo I. il 
quale , dopo quella veramente mae- 
llofafunzione, incominciò fubitoad 
efercitare la fua autorità con dar l’abi¬ 
to di propria mano a molti Cavalieri, 
per nobiltà , e per virtù fcgt)alati,de’ 
quali ivi fi registrano i nomi ; e come 
due dovevano edere i principali Mini- 
Ari di quella facra Milizia, uno nello 
fpirituale, e Paltro nel militare , elef- 
fe in primo Priore della Chiefa Con¬ 
ventuale de’Cavalieri Francefco Peri- 
gnani, Canonico del Duomo di Pifa, 
e in primo Ammiraglio del mare il 
Principe Giulio de’Medici, figliuolo 
del già Duca AlelTandro. Tutto quali 
il rimanente delFOpera s’impiega in 
deferivere ordinatamente leimprefe 
più fegnalare de fupremi Ammiragl j 

- della 
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della Religione infino a Cammillo » 
Guidi, decimo ottavo Ammiraglio , 
aggiugnendovidi tempo in tempo le 
notizie più fingolari fpettanti alle vi¬ 
te de’Gran-Maeftri dell’Ordine, cioè 
a dire, de’Gran-Duchi della Tofica- 
na. Da quella lettura non fi può partir 
veramente fenz’ammirare la prote¬ 
zione divina verfo di quello facroOr- 
dine militare, e lenza reftare edifica¬ 
to l’animo di ehi legge, della pietà e 
del valore de’ nobilitimi Cavalierini 
qualil’hanno in mille occafioni a co¬ 
llo del proprio fangue , e d’immenfi 
pericoli foftenuto. 

III. Terminata quella parte dell’ 
Opera , la quale ci efpone le imprefe P*110*' 
di guerra della Religione fuddetta, il 
Signor Conte Alettandro ha aggiun¬ 
to a quella edizione un Catalogo 
alfabetico de* Cavalieri letterati , 
ma aflfai fuccinto, dove per verità fon 
notate molte perfone illuftri in ogni 
genere di fcienze . Confetta ettergli 
flato fomminiftrato quello Catalo¬ 
go dal Signor Cavalier Trofpero 
Mandofio, Gentiluomo Romano , e 

1 Cavaliere del medefimo Ordine , il 
quale fi riferva a parlarne più dillefa- 

mente 
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inente nella fua Biblioteca EcjueJÌYe, la 
cui pubblicazione è deliberata dal 
mondo erudito. * E ben noi Tappia¬ 
mo, quanto egli da verfato in firail 
forta di letteratura, avendone si chia¬ 
ri atteftati sì ne’ due tomi della fua 
Biblioteca Romana, (a) come nel fuo 
Teatro de' Medici Tonteficj j {b) e pe¬ 
rò anche ci allicuriamo di veder nella 
detta Biblioteca Eque/ìre rammemora¬ 
ti moltiUImi letterati dell’Ordine di 
Santo Stefano, che mancano nel fud- 
detto catalogo : fra* quali ora ci fov- 
vengono i trefeguenti > cioè il Bali 
^Andrea Cioli , (c) Senatore Fiorenti¬ 
no, e Segretario di Stato del Gran- 
Duca Ferdinando Secondo > Cefare 
CÌementiniy nobile Riminefe , Scrit¬ 
tore chiariamo delFlftoria di Rimi¬ 
ni, e della Cafa Malatefta (d) ; e Fran¬ 
ce fco-Mari a degli Patrizio Are¬ 
tino , morto nel 1707.01 cui abbiamo 
alle ftampe il Gùnefi (e) efpoltoin pro- 

1 3 

* OSSFRVAZ IONE * 
(a) RomA y i68z. & 169*. in 4. 
(bj Roma, 1696.^4. 
(c) Vedi le Notiz.degli XJom. III.dell'Acca,d4\ 

Fioreyt. p. 377, 
(d) PJ.f II.in Rim.apprelfo il Simbeni\ t 617.4, 
(è) In Fir.perJacopoGuiducciìi/00.8. 
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fa , ed in verfoa fomighanza del Dio 
del Lemcne , colla giunca d’alcuni So- 

netti morali* . 
Succede al catalogo de’ Cavalieri 

letterati la defcrizione della Squadrar*1*?, 
delle loro galee, la quale viene com- 
potlad'un numero , ora maggiore, 
ora minore, fecondo il bifogno , che 
ve ne ha contro degl’infedeli, accom¬ 
pagnata talvolta anche da Vafcelli da 
guerra , e da galeazze . 11 loro gover¬ 
no viene appoggiato a più Cavalieri, 
capo de5 qualièTAmmiraglio , che 
qualche volta va anche fotto nomedi 
Generale •, e dopo lui il più riguarde¬ 
vole pollo è quello del Governatore * 
Ogni galea è armata di reo. foldati, i 
quali hanno alla teda io, Cavalieri, e 
altri nobili Venturieri. Portanfi mol¬ 
ti efempli dell’agilità di quelle galée,e 
deH’eflere Tempre Hate nelle congiun¬ 
ture di maggior rilievo unite alle Po¬ 
tenze Cattoliche £ e in fine fi deferivep I2J, 
Paccompagnamento magnifico, fatto^ 
da effe, allorché fervirono la Regi¬ 
na Maria, nipote del Gran-Duca Fer¬ 
dinando 1. la qual palla va alle nozze 

I di Arrigo IV, Re di Francia. 

Dopo tutto fi aggiungono varca¬ 
talo- 
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taloghi, con ordine cronologico, del* 
le più fegnalate conquide , e pofcia i 
nomi de’Capitani, che le hanno ri¬ 
portate : come pur quelli d’altri podi 
cofpicui de’Cavalieri medefimi, che 
fanno tant’onore a fe dedì , al loro 
Ordine> alla loro patria ^ e infieme a 
tutta la Chiefa. 

ARTICOLO XII. ~ 

De Tbalangìo sApulo Opufculum, in quo 
pleraque biflorice > pleraque Tbilo- 
fopbice de hoc Infetto > èiufque miro 
veneno enarrantur %ac difeutiuntur , 
\4nthoYe D. Ludovico Valletta , 

Monaco Cale flirto. l^£apoli,ex Typo* 
grapbìa de Bonis% 1706. in 8. pagg. 
i73.fenza la tavola de’ Capitoli, e 
le prefazioni > colla figura della*. 
Tarantola, 

EGLI è bene confideradile, e plau- 
fibile, come il buon gudo del fé- 

colo nel cercare le naturali cofe , non 
ne’ libri degli uomini, ma in quello 
della natura, fi vada propagando, ed 
incomincjad entrare nc’ chiodri, do¬ 
ve pareva , che la fola autorità de* 

mag- 
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maggiori averte pefo , e le fole fotti- 
gliezze dell’ingegno averterò applau¬ 
so . Il Padre Valletta ci dà un giuflo 
motivo di giubilo nel prefente libro, 
non avendo perdonato ne a fatiche-», 
ne a diligenze ne’campi flerti, peraf- 
ficurarfi del vero , ne eflendofi fida¬ 

ti to > cJò della propria villa , non di 
quella degli altri, per defcrivere un9 
cfatta fioria della Tarantola , e del 
fuo veramente bizzarro , ma formi¬ 
dabile veleno. Ci alficura nella fua_# 
lettera al lettore , che ha veduto il 
Trattato della tarantola del Baglivi, 
dappoiché egli avea già lavorato ìf 
fuo, il quale non diede fuora prima-» 
per cagioni ragionevoli , finche paf- 
ìandod’una inano in un’altra de’fuoi 
amici, (limolatofinalmente da’mede- 
fimi, è flato sforzato di l’afciarlo ve- 

adere alla pubblica luce . Pretende d’ 
avere fcritto con piùefattezza, non-, 
accordandoli in alcunecofe, e fino in 
quelle che appartengono all’ufo delle 

sparti, cioè della bocca , che il Bagli¬ 
vi penfa nel capo , e delle forfici, che 

^penfa cateratte, ocanalidel veleno, 
intorno alla qual controverfia dire- 

1 nio il penfiero d’un terzo, fenza pun¬ 

to pre- 
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topregiudicare al rifpetto dovuto all* 
linone all’altro degno Scrittore, quan¬ 
do arriveremo a quel palio. 

Premette una lunga, ed ingegno- 
i. fa Prefazione , nella quale dimoftra 

la difficultà di rinvenire il pefo , e la 
cagione delle naturali cole , „contut- 
tochècon ogni diligenza fi cerchino, 
il che accade non folo nelle cofe ma di¬ 
me, ma anche nelle minime, nell^L-* 
quali, come dice Santo Agoftino ,non 
è minore Iddio di quello , ch’è gran¬ 
de nelle grandi, edendo l’arte divi¬ 
na in tante cole diflimili Tempre a fe 
limile, poiché nel perfezionare il tut¬ 
to nel fuo genere, ella è da per tutto 

v Tempre perfetta. Di qui prendeocca- 
lione di caligare fumana fuperbia-, , 
in farle vedere , come non capifce_> 
tante belle opere delio Redo Iddio, e 
pure Tempre piu temeraria s’inoltra, e 
crede con vana jattanza d’aver capito 
ciò, che veramente ne men compren¬ 
de*, fprezza , comedi niun momen¬ 
to molte altre*, e dubita , fe fieno ve¬ 
re nella natura quelle , delle quali 
non fa rendere la ragione. Dice, non 
doverli negare molte ftravaganze_> 

. 4. foreftiere, benché non le abbiamo ve¬ 
dute, 
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dute , polendo avere ciafcun paefe 
qualche cofa di particolare differente 
dalle noftre : non volendo però per p. 
quello inferire, che dobbiamo crede¬ 
re tutto, come tante favole di Plinio 
tolte da’Greci , o tante maraviglie 
dagli Autori narrate , per renderci 
degni di maraviglia. Vuole , chele 
peliamo con efatta prudenza , noa_f P-6* 
dovendo negarle , perchè non fono 
ne’ noftrì paefi , quando il comune 
confenfo di quel paefe le approva^ . 
Fra quelle , che dobbiamo credere , 
benché ammirabili , è la Tarantola, 
ed il fuo llupendo veleno , fopra il 
quale, non per amore di gloria , ma 
del vero , ha fcritto , perelfere dei 
paefe della Puglia , patria fatale di 
cosi Urani, e mortiferi viventi. Pen- 
fa perciò giullamente , che ognuno 
abbia a predargli fede , per averne 
vedute tante licure fperienze , ben- p. 

ìche fappia , che molti non folamente 
lontani, ma vicini , anzi dello (ledo 
paefe fi prendon beffe di fìmilveleno, 
credendo que’ movimenti, che ne’ fe¬ 
riti s’offervano,delirj di donnicciuo- p. 8. 
le , o vaniiTìme impofture di mere¬ 
trici . Ciò ha riferito , per notare 
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un cattivo coftume della piente uma¬ 
na, che nega di predar fede a quelle 
cofe, che non capifce , quali che fa¬ 
cilmente capifca tutte le altre opere 
tenebroiìifime della natura . Modra 

V 9' difapere, che molti hanno fcritto di 
quedo animale, ma tutti a detto fuo 
fononi lubrica, e incerta fede , non 
potendo rettamente fcrivere delle 
cofe della Puglia fe non chi è Pu- 
gliefe, e chi non ha con una conti¬ 
nua , e diligente fperienza fatta di 
quelle una fcrupulofa difamina .Cosi 
va modrando la difficukàdi fcrivere 
cofe certe , dando alle relazioni, men¬ 
tre nella {leda Puglia molto diverfa- 
mente fe ne parla , onde compatifcc 
quegli, che da lontano non han col¬ 
pito nel fegno , o anche da vicino in¬ 
gannati il fono . ' 

Volendo dunque quello favio Au¬ 
tore dar bando a tante menzogne, 

p, io. pensò dentro di fe di non fermarli 
nelle opinioni del volgo, come trop¬ 
po facile a ingannare, e ad ingannar¬ 
li. Portala patria con lode , penfan- 
do con giuftizia doverii ad un Puglie- 
fecredere, che fcrive della Puglia, 
ed aggiugniamo noi, per edere uomo 

dotto, 
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dotto , non isforzato da alcun* inte- 
refffe a fcrivere di quella materia , ed 
ornato d ottimi , egenerofi collumi. 
Afferma, effere a bella polla più vol¬ 
teandato inque’proprj luoghi , ne* 
quali s’offervano gli effetti mirabili di 
quello veleno, ed avere più volte con 
affidue , e anffofe ricerche , e coru, 
efatte cognizioni fatollo il fuo animo, 
Moftra, effere queft’animale del ge- p. 
nere de’Falangi, che che dica Plinio, 
effere il Falangio ignoto in Italia, fic- p*1** 
come effere del genere de* Falangi 
molti ragni, che teffono le tele, non 
effendo in fatti ’l Falangio Pugliefe, o 
la Tarantola, che una fpecie fana¬ 
tica, c velenofa di ragno . Conchiu¬ 
de la Prefazione col proporre quanto p. 17* 
vuole difeorrere in quella fua Opera , 
la quale divide in due libri , e i libri 
invarjcapi .Nel primo parla del luo¬ 
go, dellorigine, della bruttura, delle 
proprietà, della propagazione, del 
vitto deila Tarantola , e Umili, che 
riguardano 1* iltoria di quello anima¬ 
le . Nel fecondo ragiona delia qualk 
lità del veleno, degli effetti , e d’al¬ 
tre particolarità fpettanti intorno ai 
medeffmo , apportando in fine ilio-} 

Tomo K L rie* 
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rie, che confermano il fuo artfunto 
l Nel primo Capo dunque efpone >: 

Pi1 dovenafca > e dimori la Tarantola 4> 
cioè in tutta-la Puglia, che ci.rcon¬ 
ferì ve coTuoi confinile ne tira il nome, 
da Taranto, città celebre della me- 
defima. Non nega però , che non fe> 

p. ir. ne polla ritrovare anche in altri paefi, 
come deferifie Plinio, ftupendofi, co-, 
me mai non* fece menzione della Pu-! 
giiefe . E’ ben vero , che in tutti i 

T: :paeli non ha Torrido veleno di Puglia, 
dandole il diverfo cielo qualità di-: 
verfe , come fa a var j altri animali, e, 
a varie piante , Ciò nota , imperoc¬ 
ché volendo alcuni fare fperienza del¬ 
la decantata ferociflima qualità del. 

wV veleno di quello anirqale, fattolo por-->■ 
tare ne’fuoi paefi , e fattine ferire.-* 
alcuni , non riufeì loro à ofiervare 
gli flrepitofr fintomi , che riferifeo- 
no, onde cadettero in opinione, che 
fodero delirj, eimpofture. E in fatti 
oiTerviamo ancor noi, che così non_* 
accade agli feorpioni Africani, i qua¬ 
li, benché portati in Italia, doveri 
veleno de’ nofiri feorpioni è innocen¬ 
te, fono mortiferi, come per varie 
fperienze ha provato il Redi , ed al-. 
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tri ancóra 5 il che accade d'altri ani¬ 
mali, edell’erbe, quando forfè non 
fiaddomefticaflero,e mitigafierocon 
ima lunga dimora di molti anni fotto 
ilnoflro benigniamo clima» Si trova 
quello animale nelle vaile pianure 
della Puglia , e frequentemente ne’ 
luoghi aprichi , che in coliinette s* 
innalzano, nelle quali fi vede il fora¬ 
me del loro nido fpefic volte aperto 
verfo mezzo giórno, ed in terreno o 
rare volte, o non mai lavorato. 

Nel Capitolo fecondo defcrive fo¬ 
gnata mente il fuonido, ocavernet- P*2^ 
ta . Cerca, come la cavi , e inclina 
acredere, che lo faccia non colle flef- p zu 
libili, p Cottili fue gambe , ma colle 
forfici, delle quali tiene armato il ca¬ 
po. E5 veramente curiofa l’accennata 
fua fpelonca, mentre con aride dop¬ 
pie tefiiit€ , e ammafiate con baca¬ 
vate dalle fue vifcere Iaguernifce , e 
difende, come con un vallo , o fer- 
raglio, che alquanto s’innalza in tu¬ 
more ne dintorni della bocca della 
medefima: dal che deduce l’Autore, 
avere anche la Tarantola l’arte di 
fabbricare le tele , come gli altri ra- 
gni , o Falangi , ma per li luoghi, 

L 2 dove 
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dove Toggiofnano, hanno bifogno di 
procacciarli il vitto in altro modo , 
che con leinfidiofe tele > del che po¬ 
trebbe dubitar qualcheduno > mentre 
fra l’erbe , e fra’ cefpuglj potrebbono 
comodamente tefsere le medefime, 
come fanno altri ragni filveftri. Se¬ 

li. 23. gue a deferivere quella loro curiofa 
fana , fcavata, e fornita con ingegno- 
fò artifizio, per difenderli dalle piog¬ 
ge , e da altri foreftieri infulti, che 
moftra veramente un non fo che di 
più, che macchina, anche in quelli 
piccoli , e Tempre maravigliofi vi¬ 
venti . 

Contiene il 5. Capitolo il tempo, 
nel quale efee della fua cava per pa- 
fcolarfi, di qual Torta di preda vada 
a caccia, e come la prenda *, ed afte- 
riTce non ufeire di giorno , che rade 
volte > ma Tolamente , quando tra¬ 
monta il Sole , e va Tcorrendo tutta 
la notte ne’ circonvicini luoghi per 
predare , Ha oTservato però, che do¬ 
po caduto il Sole , Ila ancora qualche 
volta apportata nella Tola bocca della 
fuatana, pronta alle infidie, ed a ra¬ 
pire , e ftrafeinarvidentroquegria- 
Tetti 5 che accidentalmente di colà 

paTsa- 



Articolo XII. 245" 
pafsano , avendone egli fatta inge- 
gnofamente la prova . Ofservò aver 
gli occhi nelle tenebre rifplendenti, e 
dalla preda afferrata fucciar folo gli 
umori, e poi rigettarla, il che fan¬ 
no veramente molti altri ragni , ed 
il fórme Formicario descritto ne* fuoi 
Dialoghi dal Sig. Vallifnieri, e chia¬ 
mato da’ Francefi , e da altri Formica 
Leo. Mangia, oafsorbeil fangue da 
varj generi d’infetti, sì rettili, come 
volatili , i quali prende piu facilmen¬ 
te la notte, perocché dal freddo not¬ 
turno renduti torpidi , e come mi- 
lenfì , fono inabili alla fuga, e alla 
difefa. 

Defcrive nel Capitolo 4. la {brut¬ 
tura del corpo di lei. E’ corredato di p. 
quattro gambe per parte , equefte 
fornite di tre internodj, come hanno 
gli altri Falangi, o ragni, ed i pie¬ 
di fono fleflìbili per quattro articola¬ 
zioni. Sono tutte bianche al di fotto 
con alcune nere fafce, che le circon¬ 
dano , le quali però non abbracciano 
le parti fuperiori . Nelle loro eftrc- 
mità, e dove fi congiungono al pet¬ 
to , fono affatto nere. Il petto, dal 
quale fcappano tutti i piedi, viene co- 

L ì. per- 
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perto , e difefo da un certo quali feu¬ 
do nero d’ovale figura , pélofo, e di 

p. materia, come oflreacea , e lucidif- 
iimo > come uno fpecchio, chiamato 
con tai nome appunto dal vulgo . Ef- 
cono del dorfo due cornetti 0 che 
egli chiama più tolto braccia , dette 
da altri antenne, per Tufficio loro d* 
indagare la via, come fanno colle lo¬ 
ro delibili corna le lumache , e colla 
probofeide gli elefanti ; delle quali fi 
fervono anche per fermar la preda > 
ed accollarla alle forfici . Sono dota¬ 
te di tre internodj , pelofe , e guer- 
nite nell’eftremità di piccole, nere, e 
fode ugne , e pajono veramente gli 
organi del tatto. Hanno il ventre, co- 

^p. 27. me gli altri ragni, che biancheggia, e 
tende alquanto,al gialliccio, con una 
nera macchia nel mezzo , e punteg¬ 
giato y efegnato con altri punti , e 
linee nere > tutto veftito d’un’infenli- 
bile, e dii icari fluite lanugine . Hanno 
molte incifure nel dorfo , e durezza 
in molte fue parti 11 capo è limile 

p. 2,8. nella parte fua anteriore a quelio del¬ 
le locufte , ,e nella fronte rifplendo- 
ìno due occhi neri, life), ritondi , d* 
ofsea durezza, che di notte tempo, 

-., ;• •; à come 
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<ome se detto , sfavillano y come 
que’de’gatti, de’lupi , e limili,anf¬ 
anali^ Sono immobili, infenfibili,ne 
fi chiudono , ne fi aprono , e fono p.2?. 
privi di palpebre : e qui Cerca inge- 
gnofamente, come gli fpirifi corrano 
per quelli occhi quafho fief, il che felt¬ 
riamo non parere a qualcheduno diffi¬ 
cile y noneflendo i nervi deirocehio'j 

* ne l’interna fua foftanza ofiea , ma fel¬ 
lamente la diafana loro ellerna coi?- 

.feccia, il Baglivi nel cap. 3. dellai» 
fua Difierfazione della Tarantola nd- 
mera in quello animate otto occhi y e 
in fatthnella figura dello lleUo Padre 
Vailetta così fi,numerano, cioè quat¬ 
tro maggiori > e quattro minori 
che fi ofTerya injtutti i ragni maggio¬ 
ri , onde non Tappiamo capire come 
non faccia menzione degli altri fei 
globi limili a’ fuppolli due occhi . Il 
Padre Buonanni nella fua Micrografia. 
Cap.6. $.6.non ne numera, che fei, e 
riferifee del Liftcr , che dubitò , fe 
fodero fei , otto , o due, ed il A/ey 
Qbf.S. lafciò fcrittoaverne otto: onde 
molto ci maravigliamo , come duna 

•cofa foggetta a’ fenfi , non fi fappia 
detergi «a re nemmeno il numero . An- , 

L 4 zi no- 
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zi notiamo, edere ancora in quiflio^ 
ne, fe quelle paiiottolette veramen¬ 
te fieno occhi , avendo apportate-» 
molte gravi difficoltà il Sig. Vallif- 
«ieri nei fuo primo Dialogo , come 
-ancheil Sig.Terault. NulJadimeno, 
fe è vero , che due foli di que’ globi la 
notte rifplendano, non c inverifimi- 
le l’opinione del Padre Vailetta , ma 
però fi defiderano ulteriori ricerche, 
cd oflervazioni, non ballando la lu¬ 
ffe d’uncorpo a fiabilirJo per occhio; 
Defcritti gii occhi, deferive le forfì- 
ci, otanagliette , che armano il fito 
del capo, dove agli altri s’apre la boc¬ 
ca, le quali fono nere, d’ofiea durez¬ 
za , efparfed’una peluria gialliccia , 
che quelli annuali ora aprono , ora 
ferrano, giuda i bifogni. Sono di piu 

p.31. guècniti nella loro fommità d’un* 
ugna cornea , e adunca per ciafchedu- 
no,movibi]e anch’efiajcome Pugne de* 
gatti. Con quelle llringonola preda 
tenacemente prefa colle braccia , e V 
accollano alla bocca, per fucciare il 
fuofangue , e gli altri umori . 

Fa un Cap.a polla intorno alla bocca, 
c alla refpirazione, Accenna , come la 

f. 32. Tarantola ha la bocca no nel capono* 
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me hanno tutti gli altri animali, ma 
in un’altra parte,per la quale mangia, 
e refpira > e qui s'ingegna di provare 
con molte ragioni3 che refpira, ben¬ 
ché non abbia polmoni , ne fangue ; 
il che è già indubitato appretto tutti i 
moderni, avendo tutti gl’infetti i lo¬ 
ro polmoni, benché fabbricati di fo¬ 
le trachee 3o fìttole bronchiali ,enon 
di foftanza vcfcicolare , cd avendo il 
loro fangue 5 benché non rotto , non 
ballando il colore a coftituire una co-r 
fa diverfa 3 poiché * come dice il Re¬ 
di , tanto è vino il vino bianco > quanto p. ^ 
il roffb. Torna alia bocca del Falan- 
gio 3 e dittente nello ttabilire il fuo 
Sto dal Bagli vi 3 che la determina nel 
capo (a) 3 riponendola nel petto fra 
le accennate antenne, ch’egli chiama 
braccia. tare y che tal quiftione ven¬ 
ga dccifa facilmente 3 fe fi pondera 
ciò ,che nella deferizione della ftrut- 
tura della Tarantola tanto il Baglivi, 
quanto il Padre Valletta , il Padre 
Buonanni , e le figure flette dell’ani¬ 
male convengono > cioè , che il capo 
a Thorace 3 & bumeris nullo diftìngui- 
tur fermento 5 dunque , fe non fi di-» 

L f vide 
{a} aranti 
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vide col eolio dal torace > parerà la 
bocca nel torace , onel petto, per 
edere ne’confini inferiori del capo * 
combaciami#, © continuati col petto * 
e quello potrà dir fi il termine fup. 
Così le cicale , e quegl3 infetti, come 
cicale piccole , che fono dentro lo 
fputo dell’erbe , defcritti in uno de’ 
fuoi Dialoghi dal Sig. Vallifnieri > e 
tanti , e tanti altri hanno la fittola 
della loro bocca , che viene fopradel 
petto, tuttoché abbia poi più alte le 
radici nel capo . Così i pefci Stella 
hanno nel loro centro la bocca ., ed il 
capo , così tutti i riccj marini, e con- 
limili. Il pefee Colombo, così volgare 
mente chiamato , e detto Orbis da 
PI inio, pare avere il capo, il butto * 
e’1 ventre in una palla raccolti,e pure 
feparandolo fi trova tutto didimo. In 
tal maniera , fe faranno ulteriori ana¬ 
tomiche , e più minute ofiervazioni 
nella Tarantola , troveranno molto 
bene la bocca ne’ lembi inferiori del 
capo 9 eilcapodivifo internamente 
dal bullo . Anche Plinio (<t) fenile * 
che ipopoli Blemnj erano lenza teda, 

& oculis peffiore affixis , il che 
Solino 
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Solino, anzi Santo Sgottino (a) con- 
fermò , quando andò nell’Etiopia a 
predicar l’Evangelio , dichiarandoli 
d’aver veduto cogli occhi proprjma/- 
tos homines , mulieres capita non 
babentes, fed ocutos in peftore fixos, 
estera membra babentes nobis aqualia. 
Ma , per vero dire , non credendo, 
che tanti uomini grandi s’ingannafle^ 
ro nel non diflinguerc quelli popoli > 
come immafeherati con abiti 3 che fa* 
cederò parere, che avedero la bocca 5 
e gli occhi nei petto, ci faremo leci¬ 
to il dire più tofto con alcuni moder¬ 
ni 5 che fodero popoli fenza collo , 
non fenza capo , e corno appunto è la 
deferitta Tarantola. 
f Mette im altra quiftiqne il Padre 
Valletta 3 fele piccoleAìgne > chefo- P-3S- 
*10 in cima le forfici 3 Gemo foratelo- * * 
me abbiamo detto efifere forato il pun¬ 
giglione dello feorpionq per te (limo¬ 
nio del •Vallrfnieri y e come crede nel 
luogo citato il Bagli vi y ma per quan¬ 
te diligenze egli abbia fatto , non gli 
è mai riufeito di vederedi foro 3 ef- 
Xendo fempfici ordigni per ferire , c 
per iflrignere * pon per introdurre > 
~5 -: • ; >•'*• te t^/v o còrnei 

^ <*) i$ermon,i7. 
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come canna cava , l’avvelenato fugo 
dentro la ferita . Troviamo , che il 
Padre Buonanni nel luogo apportato 
è deila fteflfa opinione,avendo adope¬ 
rato i Tuoi efquiixtiflimi microfcopj, 
ne avendo mai potuto Scoprirvi alcun 
foro , come anche il Lifter , il Sen- 
guardo, ed altri : onde di buona vo¬ 
glia ci fofcriviamo più all’opinione 
del F. Valletta, che delBaglivi, aven¬ 
do l’efempio de’ viperini denti , che 
fanno bensì Brada all’avvelenata fci- 
liva, che loro cala lungo la parte cite¬ 
riore, ma non efce della punta loro : 
il che fenza fallo può fuccedere a1 
fuddetti feritori ordigni della Ta¬ 
rantola . 

Quando,cfoVe, e quanto tempo fifa 
occulta la Tarantola , e fe allora fi 
nutrifca, e in qual guifa , cerca il no¬ 
stro Autore nel Capitolo 6. Ne’primi 
rigori dell’inverno efifa da fe fi rio-' 
ferra nella fua cavernetta » e ne chiu¬ 
de con tanta efattezza con fertuche, e 
con tele la porta , che lì rende impe¬ 
netrabile, e alle nevi liquate > e all5 
acque cadenti. Non fa determinare 9 
fe in tutto il tempo * che fta nafeofta, 
dorma, o veglj, a fe più torto tor* 



V Articolò XII. i 
pida, ed impigrita fen viva . Sopra di 
che è degna da vederli una fimil qui- 
fìione in uno de’ Dialoghi del lodato 
Sig.Vallifnieri. Rigettate alcune fen- 
tenze, péfa il noftro Autore, che nella p.44* 
Tarantola adempiano le veci dell’ali- 
mento i tepidi aliti della terra , i qua¬ 
li continuamente afforbe col refpiro , 
penfando, che non fia nuovo, ne in¬ 
decente , che un qualche animale vi¬ 
va con fuffumigj, oodori, de’quali 
veramente niuno ancor nefappiamo, 
benché citi ’l camaleonte , e la fala- 
fnandra, eiTendo favole , che vivati 
d’aria. Parla però con tutta pruden¬ 
za l’Autore, e con tutta cautela, ri¬ 
dendoli di Plinio, e di Strabone , che 
vogliono, efFervi popoli ne’ confini 
del Gange, che vivano, e fi nutrichi¬ 
no di foli odori, ammettendo fok> > 
che pollano riftorarfì. 

Perda pure , che Tinverno freno 
prive di veleno , o almeno fia incfH- P-4& 
cace, il che anche narra Plinio, ed il 
Redi degli feorpioni Africani, aven¬ 
done qucft’ultimo fatte le necefsarie 
fperienze. 

Nel Capitolo 7. cfpone la mole del 
loro corpo x la cuale varia , fecon* p. j*, 

da 
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•4q fetà , la maggior grandezza del 
-quale è come una caftagna * benché 
una volta ne vide anche una maggiore, 
attorno la quale erano molti villani, 

4 uno de’ quali fonava un mulìco filve- 
p fZ> lire llrumento , per farla ballare.,, 

avendo quel ruftico popolo imprelfa 
quella femplicità , ch’anch’ella fi di- 

p. 5:3. letti del Tuono . Non fa, quanto tem¬ 
po vivano , per non poterfene far i* 

-efperienza •, fa folamente di certo, 
P* 54* che rinchiufe dentro un vafo prolun¬ 

gano la vita a pochi giorni. 
t Mette nel Cap.S. la ftoria della loro 

j>. 54. generazione , e moflra nafcere anche 
quelli animali dalie uova , dopo fe¬ 
condate le madri da’ mafchi. Rin- 

M5- 

* te 

P!>4- 

p.fó. 

JM7- 
y 

chiudono quelle in un Tacchetto di te¬ 
la tefluta da loro , il quale portano 
appiccato per qualche giorno alla 
parte deretana, come fanno altri ra- 
•<gni, del quale fe ne vede la figura nel 
Baglivi/4.non polla dal dotto Padre. 
.Nel mefe d’Agollo , e di Settembre 
fi veggono parte nati , parte da nà¬ 
scere ... Nati tutti montano fopra la 
madre, e la ricuoprono j e dice, che 
facciano tutto il Tuo umore, e l’uc¬ 
cidono ; la quale ucci fa , fra loropu- 
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Te s’uccidono, fino a tanto che refli- 
jno folo in fine alcuni pochi eguali nel 
.combattere , e che l’un l’altro fupe- 
arar non fi pollano. , . . *1 

Il Cap.5). contiene, quando, e come 
la Tarantola fparga il veleno.Lo fpar- p.6o# 
ge Tettate, elfendo allora efaltato alla 
fua ferocia, e penfa l’Autore ,comYè P<61* 
accennato, che non efca delle forfici, 
ma di un pungiglione concavo, che 
tiene nella bocca , col quale nel me- l 
delìmo tempo,che fìrigne, ferifca, p>6^ 
-e intruda la velenata fediva, non nu¬ 
damente forfè penfando , che vi fieno 
glanduk, o vefcicolette particolari p.64. 
.per quefto > come fono alle radici de 
denticanini , e feritori della vipera-, 
jc nella coda degli fcorpioni . Sono 
per lo più feriti i poveri , le donnic- p^ 
fiuole mendiche> ed i rullici agrieol- 
xori > perchè dormono , e praticano 
*ie’ campi. ,* il .che non fuccedje a’ no¬ 
bili . t ìjj ^<1 ->vj 6. 

Tutto il libro fecondo, che fegue, p.67a 
tratta dell’orribile veleno di quello 
infetto. Cerca nel primo capok qua¬ 
lità di elfo i nel fecondoporta gli ef- P-7^ 
fetti veramente maraviglio!! , che 
produce . S’ingegna nel terzo di dif- p. g7x 

-XA ingan- 
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ingannare il mondo, che crede ciò ef- 
fere un’impoftura , e ne porta mol- 
tilfime, e forte ragioni > ed oflferva- 

P-P4* zioni . Procura nel quarto Capito- 
10 di portare tutte le obbiezioni di 
quegli, che non lo credono , e nel 
quinto a tutte bravamente rifponde > 

p.i©3.e cerca nej feft0 5 come il fuono de* 

p.i 17. muficali ftromenti pofsa giovargli, il 
tutto adornando con erudizione , e 

•con prove . Cerca nel fettimo , fe 
veramente fia vero queirannuo ritor¬ 
no , o quell’annuo 3 e periodico ri- 
bollimento del velenofo liquore nel 
corpo degli offefi dalla Tarantola , e 
donde così Arano fenomeno derivi * 
apportando molte , ed aliai plaufibi- 
11 ragioni j e finalmente nel Capito¬ 

ci lo ultimo conclude con molti efempli 
funcftiffimi de’ feriti dalla Tarantola , 
veduti tutti da lui , e non avendo vo¬ 
luto faviamentc altro teftimonio,che 
i proprj occhi. 

t 

AR- 
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ART1COLO XIII. 
. » f ! . ,/i .^ ' ’ , I, ,'*•:/* > U 

ptrft > e Troje di Pierjacopo MaR- 
tello * In T{oma , per Francefco 
Gonzaga, in via Lata , 1710.?» 8. 
pagg. 3 24. fcnza le Prefazioni,con 
figure. . 

Teatro di Pierjacopo Martello . in 
I{oma> ec. 1705?. in 8. pagg. 404. 
con figure. 

IL Sig.PierjacopoMartello,BoIogne- 
fe, Segretario del Senato di Bolo¬ 

gna , pubblico Profefsore di lettere-# 
umane nella Univerfità di fua patria,e 
rinomato per li fuoi gentililfimi com¬ 
ponimenti poeticità dato alle ftampe 
in Roma , dove ora trovali per affari 
gravitimi delfuo Pubblico, i men¬ 
tovati volumi, il primo de’quali è 
da lui dedicato al Sig. Cardinale Goz- 
zadino , delle cui lodi nulla dice, che 
non fia grande , c magnifico, ma che 
infieme non fia inferiore al merito, 
ed alla gloria di lui. 11 primo di que¬ 
lli volumiabbracciaun Poema in ot¬ 
tava rima,intitolato gli Occhi di Gesù* 

divifo in fei libri, alcune Profe inti¬ 
tola- 
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tohteilTblo , divife in quattro Dia¬ 
loghi: e nove Sermoni, intitolati del- | 
laToetica . il Teatro poi , che cofìi- 

-fuiXce il fecondo volume , contiene 
(ùi Tragedie di vario argomento , cioè 
Terfetide > Vrocolo, Ifigenia in Tauri, 
J{acbeky xAlcefle , e Gesù' Perduto . 
Di tutte quelle cofe favelleremo órdi- i 

Oliatamente , e faremo fpiccar fedel¬ 
mente Tintenzione , e l’artifizio dei 
noltro chiariamo Autore. 

I. 
* Begli Occhi dìQzsuLibrifeì ad Emanili. 

A quello Poema in ottava rima > il 
quale fu da luihampatola prima vol¬ 
ta in Bologna (a)3 s'introduce con»» 

-un favio Troemio , dove con pio , ed 
efemplar fentimento mollra , quan- 
topiù dilettino gli argomenti facri , 
chei profani , efoggiugne , che in 
ricompenfa dell’averlo gli Occhi di ! 
ilmarilli condotto ad amare virtuo- 
famente , dove prima gli aveva can¬ 
tati amorfamente, ora,, in vece di 
provocarli con la Boria di eili mede- 

„ fimi ad un modello rincrefeimento 
„ delle lor lodi , ha voluto più tofto: 
»,. eccitarli ad un’amore fo via urna no, 

—«, . . < j ■ eroe. s,? 

* *fa>: Ter Terminando? farri lyoj.ìn 4. 
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5>cioè a quello diGESU-CRisTo^.Segue 
poi a dire i motivi* che l’hanno inhot™ 
10 a quelVOpera : accenna di,averla 
fatta ad imitazione della vifionè di 
Dante > reca i fondamenti* fopra i 
quali ha lavorata la favola , non de- , r? 
•terminandoli a dirla ne Epopeja * ne 
cofa > che potette effer tacciata di con- 

t travenzione alle leggi dèlia Poetica y•> .<+ 
e perchè dopo ufcita queft’Qpera lai» 
-prima volta * le vennero mode alcu¬ 
ne difficoltà * egli rifponde dotta¬ 
mente alle flette * siili riguardo del: T 
foggetto 5 si in riguardo della tedi- 
tura dei ver fi' > e della purità dello 
flile , e anche deirortografia , confef- 
fando in fine di tutto quello Troemio >, . 
11 quale per verità merita d’effer , iet¬ 
to * ch’egli confiderà quella fua fati¬ 
ca con diftinzione ed affetto , fopra*» 
quante gli fieno ufeite di mano. -, 

Nel primo libro,, dividendo la fua 
Proporzione, promette di cantare#! p. u 
Paradifo Terreftre,e gli Occhi diGE- 
,sì\, non già perchè il primo fia Par-^ •? 
go.mento de’ fuoi verfi > e i fecondine 
•fieno, comeun’Epifodio * il che gli 
fu oppoffo da alcuni j ma perchè gli è 
parino bene dipremettere quella par* t^ 

te. 
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te, che potere più facilmente allet- 
tare, ficco me fece Periodo , il qua¬ 
le facendo la fila Propofizione, altresì 
ladivife , promettendo di cantare i 
fatti de’Mori in Francia , e Fimpaz- 

p.4. zamento di Orlando . Finge dipoi, 
che fuo padre defunto gli appaja in«* 
fogno, e che guidandolo entro una-» 

p- nuvola nel Paradifo terreflre , pollo 
da lui con Fefempio d’altri Scrittori 
nella Luna medefima , lo eforti per 
via a cantar gli Occhi di Gesù , e non 

p.i°. più quei di Amarilli. Defcrive gen¬ 
tilmente quel luogo di delizie, dove 
incontra il Profeta Ella , dal quale-» 
vien parimente invitato allo fteflfo fa- 
ero argomento, mentre e’ locondu- 
ce ad una gran Galleria y entro cui vi¬ 
de il Ritratto degli Occhi belliflìmi 
di Gesù, ed intefe gli effetti loro fu 
le anime umane in tutti gli {lati d* 
odio , d’amore ,di felicità, e di sfor¬ 
tuna. 

In bocca del Profeta , che gli va 
p. il. fpiegando i quadri della Galleria , 

continua a porre difeorfi teologici, fì- 
lofofici, naturali, e allronomici an¬ 
che nel fecondo , e nel terzo libro , e 

g.Z7t in occafionedi mirare con un cannoc¬ 
chiale 
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chiale la Terra da lui creduta la Lu¬ 
na ( perocché qui fedamente s’accor¬ 
ge d’efifere nella Luna ) entra nelle 
lodi d’Italia , del Sommo Pontefice-# 
regnante , efe’ Pallori Arcadi, della 
Cafa Farnefc , e della città di Boio- 

; gna. Con che pafifa il ragionamento 
k al peccato di Adamo , al fuo difcac- 
:iciamento dal Paradiso tcrreftre , alla 
H felicità apparente delle perfone Scel¬ 
lerate, e al pentimento di Maddale- 

3 na cagionatole dalla villa degli Occhi , 
a del Redentore* 

Defcrivenel libro terzo il luogo 5 
i dov’c piantato l’albero fatale , e dove p. 4^ 
!j giace la Spoglia del Seduttore Serpen¬ 
ti te j epofeia in parte più deliziofa va 
confiderando il noltro Poeta la felici¬ 
tà perduta per la colpa di Adamo, fin¬ 

ii gendo di gufìare la dilicatezza di 
quelle frutta, e degli altri cibi, mol¬ 
to più Saporiti ,e nutritivi de’ noftri: 
di che fi producono le ragioni e natu¬ 
rali, e morali. Finge pofeia, che gli 
racconti il Profeta , qualmente Ada¬ 
mo imponeflc il nome agli animali, 
fecondo la propria loro natura > e co¬ 
me dopo Enoc , Sofie fiato trasferito p,66. 
nello fiefio luogo anche FEvangelifta 

San 
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4 e 

San Giovanni, il quale vi fu parimen¬ 
te introdotto dall’Ariolto nel fuo 
Poema con verifimile meramente-* 
poetico 5 comechè alcuni abbiano prc- 
tefo di foftenere , ch’egli colà viva , 
e viver debba con gli altri due fino1 
alla venuta dell’Anticrifto . Che tre? 
foiamente fièno (lati eletti a popo¬ 
lare quella folitudine, ne reca il no-- 
ft'ro Autore in bocca di El£a ne’ fe- 
guenti verfi il plaufibile fondamento 

. E non fenga miftero a Tre fol fue 
Fiffo il numero ancor de* qui viventi,- 

t Tre Leggi ebbero i Giuflis ond'un per 
- ^ Legge 

Qui ad afpettar l'ultimo Dì s'elegge *. 

Enoc pèKquella > che infegnò legatura . 
Ver (juetla Io fon > che fcrijfe DÌO fui 

Sina : 

Ver la Terga, di cui le Due figura 
<- Furono > il buon Giovanni il del de- 

‘ ‘ Et ina : 

lAcciò che quando dall'età futura 
S'udrà il fal/o Trofei a in Vale (lina > 

Vernois'cdanoopporfiafua fortuna 
Le tre Leggi de IL Uom congiunte in 

Una. 

Nel quarto libro fa, che il padre 
opportunamente racconti la conver» 

fio ne 
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fione del famofo pittore , Agoftino! 
Caracci, il quale rimirando Gesù, e 
laMadre da lui dipinti, ne concepì 
tal .fenti mento di pietà criffiana, cho 
in avvenire non piu colorì, qual fo^ 
leva, figureofcene ; e dipoi egli me* 
defimo narra 1 apparizione, che fe 

pGesù nello fpecchia alla vergine Ro- 
I falla, mentre promefla fpofa a Bai- 
t dovino fuo amante vi fi flava ador- 1 i 
inondo ; e gli effetti mirabili, che in lei 

s fece l’apparizione divina . Nei più p.86. 
bel dei racconto fa comparire per aria 

.una barca volante di nuova, e bizzar¬ 
ra invenzione , a foggia di grand’aia' 
igeilo con cento grand ali, con ciur¬ 
ma e con remi alati, entro la quale—* " - 
Tono portati Eifa , il padre , ed egli 
( il che fi va dimoftrando nel quinto? 
libro) ad un ifola, dove ritrovano P-P1- 

lìEnoc. Pofcia faufcire di un bellifli- 
mo Tempio di criftallo l’Evangelifta 
San Giovanni, che viabita facerdo- 
tc , e cufiode, e che fra l’altre cofe , 
che gli fa dire, e operare , efpone il 

Tuo grave rammarico per dovere Ba¬ 
re si lungo tempo lontano dagli Oc- 

-.chi di Gesù , fuo Redentore, e Mae¬ 
stro , de quali racconta le infinite bel- 

<■ ■* -i lezze. 
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lezze, e ne modra qualche immagine 
da lui fcolpita in quella religiofa fua 
folitudine . Rientrano poi nella bar¬ 
ca medefima, e con elfi Enoc, e San 
Giovanni ; e mentre , durante il volo, 
Elia fta parlando delle pene de i dan¬ 
nati , s’alzano alla veduta del luogo 
( il che fegue nel fello libro ) dove Ila 
l’Albero della Vita cudodito dal Che- 

P-1 ^-rubino, che gira velocifllmo con una 
fpada di fuoco. Enoc va efponendo 
le virtù di quell’Albero, e opportu¬ 
namente loda la cadità, e San Gio¬ 
vanni entra nelle lodi della SantiUìma 
Vergine, cui vivamente deferiva. 
Qui il Poeta dall’odore, che diffonde 

P*128'l’Albero, ^ lente rinvigorir l’intel¬ 
letto , e pargli d’intendere anche il 
parlar degli uccelli, e però finge , che 
una Fenice gli dimandi nuove di Ada¬ 
mo , raccontandogli, come il primo 
uomo fu creato, e come da lui folle 
cavata Èva, con modo curiofo, ma. 

ì ^ ^ poetico, e vago. Per ultimo, il Che- 
p‘ **'”rubino fpiega, come farà veduto Id¬ 

dio.da’Beati , e in che confida la Bea¬ 
titudine *, e qui col finire del fogno fi- 
■ifee ancóra il Poema. 

Qued’Opera non è di grande eden- 
. _ Bone, 
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fione > ma contiene tante , e sì diver- 
fe cofe , che i lettori non potrebbono 
afpettarne di più da i Poemi di mag¬ 
gior mole. Vi fono per tutto fanta- 
ffe vivifiime ,• epifodj , e narrazioni 
facre favoleggiate in maniera dilet¬ 
tevole*, varietà di cofe introdotte biz¬ 
zarramente*, eaflailfima novità , si 
nelle invenzioni, comene i penfieri. 
Ha parimente dato il Sig. Martello 
della novità allafua locuzione, che è 
nobile , e follevata , ma a luogo a 
luogo artifìziofamente fpezzata , in 
guifache piacerà ella agFingegni li¬ 
beri, efpiritofi, ma non tanto forfè 
a i piti rigorofi , e feveri . Trattai 
doli ivi cofe altidime teologiche , fi- 
Jofofiche , aftronomiche , ec. non 
così facilmente intefe , egli è facile, 
che molti non giungano a ben capire 
quello Poemetto , in cui nulladime- 
no dee contarli per un pregio diftin- 
to il vedere quelle cofe llelle diffici- 
liifime felicemente fpiegate, e infie- 
me con forme così poetiche,che nulla 
meglio potrebbono fpiegarfi co’ter¬ 
mini delle Scuole,e nullapiù dilette- 
volipotrebbono elfere le favole più 
ingcgnofe. Quello nollro Poeta ha un 

• Tomo K M genio 
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genio libero j non vuol freno nel pen¬ 
sare, onci dire*, eféguita franco il 
fuo gufto poetico, non curando certi 
legami , che fono ad altri leggi in¬ 
violabili ; e però ad alcuni puòeftere, 
che non piacciano certi modi sì di 
penfare , come dì dire , nuovi , ed 
inafpettatì, e certi idiotifmi a pofta 
cercati, cheimprovvifamentc falla¬ 
no agli occhi, ma che ad altri pollo- 
no recar gran piacere . Ci è flato in 
fatti anche alcun Dipintore eccellen¬ 
te, il quale, benché conofcelTe di po¬ 
ter incontrare in fondate opposizioni 
all'Opere fuefublimi, non volle pe¬ 
rò mutare, perchè avrebbe mutando 
bensì levato lo fcrupolo , ma infìeme 
avrebbe levato il gufto , ch’è la vita, 
e l’anima della pittura. Così potreb¬ 
be dirli del noftro Autore , che ha in¬ 
gegno daconofcere qualunque diffi- 
cultà polla nafcere intorno all’Opere 
fue; ma perchè inefse egli trova un 
certo gufto ? che nafce appunto da 
quelle cofe , che pofsonopatire delle 
difficoltà , le lafcia intatte ; anzi pa¬ 
re , che quelle appunto e’più ftimi. 
Laonde, fe nelle fue poefie fofsero vi- 
7 j, a fui farebbe forfè adattabile quel- 
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Io, che Seneca il padre dicea d’Ovvi- 
dio anch’efso refh'o a mutar le fuc 
cofe , delle quali fi compiacea : che 
1^on ignorarti vitiafua > fedamaviti 
e che Summi ingenti viro judicium non 
defuit ad compefcendam liventìam car¬ 
mimi m fuorum y feci animus. 

2. Del Fola. 
Seguono alcune Profc intitolate 

del Volo . Sono di vife in quattro Mat¬ 
tine , o fia Dialoghi, perchè appun¬ 
to quattro mattine racconta l’Autore 
efsere flato dialoghizzando intorno 
all’invenzione di quella Barca volan¬ 
te introdotta nel fine del IV.libro del 
riferito Poema *, e fono quafi un’Apo¬ 
logià della fuainvenzione. Cerca qui-p.i4i; 
vi, fe l’uomoajutato dall’arte pofsa 
efsere foftenuto daliaria , e volare; 
e pruova , che sì : in fecondo luogo, 
quali inanimenti farebbero atti a 
queft’artc: interzo, come potrebbe 
ridurli alla pratica, e fe fia verifinii- 
le, che l’arte del volo s’inventi, e fi 
perfezioni dagli uomini} e finalmen¬ 
te, qual’ufo , fe giovevole , o fe noci¬ 
vo aver pofsa. Nel progrefso del ra¬ 
gionamento fpiega, come 1 aria fac-p.14^. 
eia forza contra i gravi, che la fendo- 

M 2 no ; 
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no ; cofà fia il volo > e come volino 
gli uccelli . Confiderà la loro ttrut- 

fUós.tura meccanica, e la proporzione, che 
è fra tuttofi lorocorpo , ei mufcoli 
pettorali, che muovon 1” ale. Pro- 

y-l64-p0ne un modo di veftir l’uomo da— 
uccello ,di fabbricargli l’ale , la ma¬ 
teria , la mifura , e ’l modo di adat¬ 
tarle j e dopo tutto conchiude , che 
con tutti queftiajuti egli non vole¬ 
rebbe, o almeno pochittimo, efenza 
regola, e ritegno , perchè la forza 
de’fuoi mufcoli pettorali è di gran-* 
lunga minore del pefo di tutto il cor¬ 
po, all’oppofto appunto di quello, 
che fìa negli uccelli . Patta a confide- 

^.167.rare, fe pofTa l’uomo volare dentro 
qualche macchina , eriferifce la na¬ 
ve famofa ideata dal Padre Lana__», 
Gefuita , con efaminarne i partico¬ 
lari , e le difficultà. Propone la ftrut- 

l?. 173. tura d’una nave di legno il più legge¬ 
ro, alquanto lunga , informa d’uc¬ 
cello , (ottenuta fu l’aria da molte ali, 
olia da molti remi vettiti di penne % 
motti tutti ad un tempo con egualità 
di moto, e con varj ordigni, non già 
per ifperanza , che ciò ferva al pub¬ 
blico ufo, ma con fine, che altri Poe¬ 

ti fe 
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ti fe ne portano valere con verifimi- 
glianza . Palla occafionalmente nellep.i«U 
lodi degli Accademici Inquieti ài Bo¬ 
logna -, e finalmente rapporta certoP*10^ 
Memoriale ufeito alle (lampe, e pre- 
fentato al Re di Fdrtogallo dal Padre 
Bartolomméo Laurenzio , dal Brafi-> 
le, che pretefe di aver trovata l’arte 
del navigar l’aria *, e dovea farfene 1* 
efperimento in Lisbona il dì 24. Giu- 
gno 1705?. Ne adduce la figura con 
una breve fpiegazione , ne efamina 
le particolarità , e conclude di non 
reftarne perftlafo, quando PAutore 
non abbia altre ragioni , o probabili- 

Ja Ilo • r>r>n rKe to* 

minano quefti Dialoghi di ftile fpiri- j- 
tofo, e facilismo, ornati di varia-* 
erudizione , e di molte ortfervazioni 
intorno alla moderna filofofia , e in¬ 
torno alle cofe meccaniche , e Tempre 
con quella novità , che è il carattere 
didimo delnoflro Autore . Per quel- 
lo, che riguarda lafua Nave volan¬ 
te, difefa da quella Apologia , cui 
egli chiama Scherzevole , noi piu vo¬ 
lentieri Papproveremo come una in-P'J^*J 
venzione appoggiata al mirabile poe¬ 
tico , e (ottenuta dal verifimile falfo, 

, . M y , ' 
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che come un pensamento fondato fui 
vero poffibile, o fopra qualunque al¬ 
tra ragione . 

5. Della Toetica Sermoni. 
Due iiluftri Poeti Italiani ferrifero 

snverfo, e nella loro favella, gl’in- 
fegnamenti dell'arte poetica*, cioè Gi¬ 
rolamo Muzio , da Capodiftria, ver- 
fq la metà del Secolo decimofefto (a)> 
e Benedetto Men^ini, Fiorentino,ver- 
fo il fine del Secolo oltrepaffato (b) > 
il primo in verfo feioito , e in terza 
rima il Secondo . Ora anche alnoftro 
Aiitoreè piaciuto di Scriverne in ter¬ 
za rima, e lo ha fatto lodevolmente, 
ir i £"n ri 3 in nnvp C'i 

37* li ha dato il nome ài Sermoni % dichia¬ 
randoli nel proemio d’imitare il ca¬ 
rattere, e ’1 genio di Orazio, da lui 
lodatoaifaidìmo , si nella fuaartifi- 
ziofa naturalezza , con la quale dà 
maggiore Spirito a* Suoi fentimenti,c 
meglio s’infìnua nell’animo de’ Suoi 
leggitori, sì in quella Sua maniera dn 
licata infieme , e induttiva,accom¬ 
pagnata dal ride vale, e dal piccante. 
Si raggirano quelli Sermoni panico- 

lar- 

Ven.appref.il Giolito i ? ? i.S.con F'ahrefue 
Rime. (t>) Rimaner il Molo, 1690. i a. 
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Jarmente in ritieilioni pratiche , e in 
oflfervazioni utili > o neceffarie a i Poe¬ 
ti , maflìmamente Italiani ; il che va 
egli dicendo nel fuddetto Proemio , 
dove pure difcorre graziofamente de- 
gl’infegnamenti di Arinotele , e des 
fuoi Spofitori. Sono i Sermoni di bel- 
liflimo ftile in quefto genere , e faran¬ 
no cottati gran fatica all’Autore per lai 
difficultà felicemente fuperata d’infe¬ 
rire certi modi brevi , e fpiritofi, 
cfprimenti ai potàbile, e perle rime 
molte volte non tanto comode da rin¬ 
venirli y e per una varietà di cofe, che 
diletta fempre, con novità e con fran¬ 
chezza trattata . 

Il foggetto di queftì Sermoni è pri¬ 
mieramente , qual debba elfcre l’in¬ 
dole di chi vuol attendere alla poe* 
fia, alla quale, prima che l’arte, la 
natura abbifogna ; onde l’Autore p 249. 
molto bene conclude: 

Benché nati Cantar fi credan motti % ' 
7^e na/conpochi, e nunfcnfa neffuno. 

Infegna dipoi tutti i migliori a futi 
dell’arte a chi è difpofto di ben’ap- 
prendere la poefia , e moftra , qua* 
fonoi maeftri più adatti per infognar¬ 
la , ridendofi di chi ne propone i pre- 

M 4 cetti 
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eetti ne’ fuoi volumi , fenza effervifi 
prima efercitatocon l’opera . Efpone 
ingegnofamente , qual debba efler 1* 
azione della favola ; quali i coftumi 
delle perfone , che vi s’introducono , 
dopo aver dimoftro, come fe ne de¬ 
sino le pacioni , e gli affetti *, quale la 
locuzione: e qui imita, e loda mol¬ 
ti poeti defunti,e de’ viventi commen¬ 
da Aleffandro Guidi, incaftrando con 

p.ìpó.jnoito ingegno e nettezza pezzi di 
veri!, e verfi interi di loro fra i prò- 
prjj ficcome con l’occàfione di efem- 
plificare le fue ma dime, fervefi di fat¬ 
ti, edifentimenti di Pittori, efcul- 
tori Bolognefi sì morti, come viven¬ 
ti, inferendovi le loro lodi, equel- 

p.3°6. le della città di Bologna . Moftra nel 
fettimo de’ fuoi Sermoni, che fi deb¬ 
ba fcrivere nella propria lingua , e 
non nella latina, o in altra ftraniera,* 
c come fra mezzo a’ fuoi verfi fi tro¬ 
va qualche parola, o qualche maniera 
di dire, che per non edere appoggiata 
all’ufo , e ali’efempio potrebbe incon¬ 
trare la cenfura di molti,egli qui fo- 
lliene, che nelle parole , e nello Pile 
non fi debba Bar tanto attaccato ali* 
autorità , e dà poi altre regole per 
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ben formare lo flelfo poetico Itile* 
Impiega l’ottavo Sermone intorno aip-3M* 
modo di dar fuori emendate le pro¬ 
prie Opere , e fi lamenta della poca 
fincerità , che s’incontra nelle perfo- 
ne , alla cuicenfura queftefi fotfo- 
pongono;e finalmente conchiude conP,5Ii* 
una modella infieme, c franca conver- 
fione al fuo libro , che veramente è 
degno di quella pubblica luce , alla 
quale lo incoraggifce ad efporfi. Egli 
è facile, che in mezzo a’ molti pregj 
di quelli Sermoni taluno vi trovi 
qualche cofa , in cui gli paja , che mal 
fi ofiervi il decoro convenevole, adii 
infegna , e al fecolo noftro più guar¬ 
dingo e modello degli antecedenti : 
nel qual cafo farà da vedere , fealP 
Autore baderà refempiod’Orazio, e i 
d’altri Poeti. 

II. 
T e atro. I 

Quella feconda Parte dell’Opere 
del Sig. Martello abbraccia , come 
abbiam detto, le fuc Tragedie* Vis’ 
introduce con un Ragionamento eru^ 
dito , e giudiziofo intorno al Verfo P- 
Tragico \ e primieramente confelfa* 
eootra il fentimento di altri, la Fran^ 

M 5 eia 
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eia fuperiore all’Italia nella Poefià-» 
Tragica , e Comica , ficcome la tie¬ 
ne per inferiore nella Lirica , nell* 

p. $. Epica , e nella Paftorale . Offerva * 
che le Tragedie Francefi ben tradot¬ 
te , e ben rapprefentate in lingua Ita¬ 
liana hanno fatto grandiflimo Itrepi- 
to ? c conféguito l’effetto defiderato ; 
e di pius che eflendo loro fiati aggiun¬ 
ti fentimenti > e feene anche intere > 
dove s’è creduto vantaggiofo all’A¬ 
nione > cioè riufeitoin maniera, che 
non I! difeerne dal. rimanente y laonde 
egli giudica , poterli ancora dagl’ita¬ 
liani arrivare alla gloriade’Francefi. 

Quindi incoraggito racconta , ef¬ 
fetti provato a comporre una Trage¬ 
dia in varie maniere^ con verfi com¬ 

prò.. pc(H di mifure mille di fette >vo di 
undici filiate, rimacia luogo a luoga 
come cafualmente ;• indi con rime ob¬ 
bligate, e cornfpondenti y poi fen- 
za rime, efenzaforme poetiche* fi¬ 
nalmente fenza rime e con forme; 
poetiche i e in. nilfuna di quefie ma¬ 
niere efier potuto arrivare a foddif- 
farlì di quellafeverapurità tragica, 
che ricercava. Tram mette varj efem- 
pj;, ed offervazionidi Poeti Italiani h 
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che hanno tenuta ,chi Tuna , chi lai* 
tra delle accennate maniere con poca 
riufeita > come di Fulvio Tedi nell’ 
oleina , e ndl’^rfinda , per le forme 
leggiadre poetiche troppo lirico *, del 
Trillino nella Sofonisba, o affettato per 
le rime corrifpondenti > che danno 
nella canzone , o nell^ ftrofe , o trop¬ 
po depredo , e troppo profaico *, del 
GiraldineirOrbecche fenza rima , che 
lì gira y e fi raggira prolidamente * e 
riefee tediofa : onde conclude nonu* p. 
aver giuliani ben colpita al fegno, 
per maficar loro lo ftile tragico y e 
che fe beile nelle tre famofidmie Pa- 
ftorali Italiane, alle quali filma , che 
poda andane del pari anche V^AmoroJa 
Sdegno del Bracciolini, è fiato fotter- 
to, e lodato ancora lo ftile poetico * 
elverfò libero > e qualche volta ri¬ 
mato y dice ciò eder nato , perchè 
quelle materie tenere ed affettuofe lo. 
comportano il che non fi tollera-, 
dalla Tragedia. Confronta alcuni pafiì 
di Poeti, uno della Filli di Stiro del 
Conte Guidubaldo. Bonarelli con uno 
dell'.Altina del Tefii yuno del Petrar¬ 
ca , ed un firn ile- del Bracciolini nell* 
Jlmorofo Sdegno con uno dello fiedo 

M a Te- 
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Tedi nella mededma oleina. Oderva 
edere il Conte Profpero Bonarelli an- 
ch'ei troppo Lirico nella fua Trage¬ 
dia del Solimano , di cui porta alcuni 
padi $ e che il Conte Carlo de’ Dotto¬ 
ri nelYlAriflodemo, famofa Tragedia, 
di cui efamina alcuni luoghi , ha lo- 

p> 17. dizione troppo ornata, e piena di biz¬ 
zarre figure , aggiungendo nondime¬ 
no , che l’uno e l’altro di quelli Poe¬ 
ti fono compatibili,avendo veduto co¬ 
si fare a i Tragici antichi Italiani . 
Porta pureun’efempio dell’Orbacche 
del Giraldi j e loda il Padre Or tendo 
Scamacca, Gefuita, compodtore di 
Tragedie facre , malo giudica trop¬ 
po feguace d’Euripide,degenerando in 
badezza alle volte viziofa , ed equi¬ 
voca, o in lunghezza ftucchevole > 
e ne reca in prova di ciò alcuni pad]. 

Ridette poi, che ridotte in profa 
alcune Tragedieitaliane , non appa¬ 
rirono men forti delle Francefi , ma 
in verd fono , per così dire , avvele¬ 
nate dallo Itile j e lo moftra, ridu¬ 
cendo in profa un pezzo di fcena_* 
àell'^rfìnda del Tedi > ed una feena 
del Torrifmondo > Tragedia di Tor¬ 
quato Tallo j e con tafoccadone en¬ 

tra 
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tra nelle lodi di quello divino Poeta i 
Offerva ancora la differenza delle vir- p. 
tu di Sofocle , e d’Euripide , con di¬ 
re , che 1 Greci fono {lati i piu cof- 
picui Poeti, cheabbia avuti la terra, 
ottimi nell’Epica , nella Lirica, nel¬ 
la Tragica , e nella Comica*, e che i 
Latini non gli eguagliarono nellaTra- 
gica , come nc pur gl’italiani : che 
i Francefi fono riufciti nelle Dram¬ 
matiche , perchè il loro Etile è prò- 
faico, e ’l loro verfonon ha di verfo, 
fe non la mifura ,e la rima . Fa com¬ 
parazione di pali! uniformi di Ome¬ 
ro, di Seneca Tragico , di Sofocle , e 
d’Euripide j e paffa a dire , cofa ha 
locuzione , e cofa fia Itile , e che i 
Latini, e gl’italianipenfarono , che 
tiiverfa locuzione richiedeffela Com¬ 
media , ma che la differenza debba 
confiffere nello ftile, e ne allega ra¬ 
gioni ingegnofe con efempj di Plauto, 
e d’Ariftofane. Parrà Erano od ofeuro 
il dirh da lui, dovere il Tragico imi- p. ^ 
tare il vero in maniera , che fi co- 
nofea imitazione del vero , ma non 
fi prenda per vero: talché vi fia qual¬ 
che cofa ( ma di rado ) di quafi inve- 
rjfimile ? e di poetico > che faccia co- 

nofcQ- 
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«ofcere l’artifizio > perchè, fecondo- 
lui , per far conafcere l’eccellenza 
dell’arte , è necefTario , che Farte-* 
ha conofciuta per arte , adducendo la 
fimilitudine della pittura , chefico- 
nofce per pittura > e per imitazione 
artifiziofa eccellente3e però fi prezza. 

Avanzandoli poi a ciò,ch’è l’ogget- 
p.41. to principale delfuo Ragionamento,, 

loda il verfo AlefTandrino Franeefe y 
comodo per la fua eftenfione ad efpri- 
mere interamente qualunque penfie- 
ro , e per le rime lontane , che non 
lo rendono molle , e per la varietà 
de’ mafculini, e de’femminini , che 
variano le definente . Dice di aver 
tentato di trafportarlo nel linguaggio 
Italiano , ma lenza fortuna $ laonde 
s'è ftudiatodi trovar’altro verfo , che 
nell’effetto , e non nella mifura 5 cor- 
rifponda all’Aleffandrino j e però, ac¬ 
coppia infieme due veri! Italiani di 
fette fillabe, e ne fa un verfofolo>ri- 

• mando col feguente alla maniera de’ 
Francefi , fenzaobbligarli a due ma- 
fculini, e a due femminini alternata- 
mente , perle ragioni che adduce^. 
Softiene effer quello verfo atto alla 
-Tragedia perla fuamaeftà , e corno- 
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éo 5 al pari , e più dell’AlefTandrino y 
ad cfprimere qualunque fentimento 
intero5 e fe bene quello verfo non_* 
è altro , che due verfi brevi medi 
infieme, fa nondimeno quel l’effetto , 
che fa un verfo, efametro latino di 
tre verfi Adonj, o altro fimiie verfo 
compofto d’altri verfi.. 

Parla fimjimente di quefto fùo ver- p.? 
fo, al quale dà il nome di Tragica, nel 
proemio della fua Tragedia intitolata 
^Alcefte ; e dice, che fu inventato, ed 
tifato da Cìullo dd Calmo * ma in una 
Cannone , dove riefee poca bene .. * 
Quefto Cìullo, detto dal Sig.. Martello. 
dal Calmo , non è altri, che quel dul¬ 
ia , o fia Vincenzio ( a ) d’ricamo, città 
antica neila Sici Jia , il quale fiorì, ver», 
fo il 1200. fecondo, l’opinione più ri¬ 
cevuta,. Diedi}* come d’uno de’più 
antichi rimatori volgari ^ cita Dante 
nel fuo libro.latino della volgare elo¬ 
quenza (b ) alcun verfo, fenza però- 
nominarlo. Il fuo componimento ,, 
che il noftro Autore chiama Cannone r 
ma che e (Tendo diftefo per via di ftanr 

ze 
t; i •*: . i , , • ' t: : ■ . 

* O S SI R V’A ZÌO NE. * 
(a) Vedi il Mongit. Bibl. Sic. T.I. po^Ck 
ih) p.n.edit. Ranf. 1577.8,, 
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ze in forma di Dialogo , può riporli ih 
tal qual maniera tra le cofe dramma¬ 
tiche , fi legge nella B^icc^lta de' Voetì 
antichi , pubblicata dall5 Allacci , a 
carte 408. ed è affai confiderabile sì 
per la mifura de1 fuoi verfi, sì per la_» 
ftranezza delle fue voci^ e de’fuoimo¬ 
di di dire. * 

Con tal forta dunque di verfo 
prende il nofìro Poeta a teffere le fue 
Tragedie , lavorate da lui fu l’idea di 
quello Ragionamento degno d’elfere 
letto attentamente da tutti i compofi- 
tori di Drammi, perchè ripieno di 
belle maffime , e d’ingegnofe offerva- 
zioni. Ciafcuna delle fei Tragedie * 
delle quali abbiamo più fopracfpofto 
il titolo , porta in fronte il fuoproe^ 
mio , che ferve altresì di argomento, 

l1’Brachile, cheinordineè la quarta-, 3 
snon è denominata da lui o Tragedia , 
o Tragicommedia per le ragioni, che 
confiderà nella prefazione di effa , la- 
fciando a i lettori la libertà dì chia¬ 
marla , qual più vorranno. Iperfo- 
naggj di quelle Tragedie hanno car- 
ratteri beilifiimi, e molti di loro an¬ 
che nuovi, condotti j e foftenuticon 
proprietà. Sono piene di nobili fen- 

timen- 
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rimeriti , efpreffi con tanca felicità è 
con quanto ingegno fon conceptiti . 
Muovono gli affetti di chi attenta¬ 
mente le legge; ma più li movereb- 
bono > fe loro non pregiudicafTe tal¬ 
volta Tingegnofo de i fentimenti, e 
la ftretta maniera dello fpiegarfi , 
accompagnata dalla necellità di fer- 
vire nello fteffo tempo alla rima: il 
che fa, che quantunque l’Autore abbia 
quali Tempre la gran felicità di efpor- 
re cofe ofcure e difficili in maniera.* 
facile , e chiara 9 ed abbia pochi pari 
nella virtù delfevidenza , cioè del di¬ 
pingere viviifimamente agli occhi 
dell’intelletto le cofe fenfìtive, o in¬ 
tellettuali ; molti nondimeno defide- 
rino più chiarezza in qualche palfo 
de’fuoiverfi, principalmente in oc¬ 
correnza di rapprefentare i fuoi 
Drammi, poiché allora chi afcolta , 
non ha tempo, come ha chi legge * di 
riflettere, e di rileggere . 

Per quello poi , che riguarda il 
verfo 3 quale fopra fi è divifato, indu¬ 
ce gravità maeftofa $ e avvezzato che 
vi fia l’orecchio Italiano, il che ab- 
biam veduto farli affai agevolmente 
da perfone diferete, e d’ottimo gufto y 

non 
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non potrà non piacere . Lo ftiie, per¬ 
chè fta lontano quali Tempre dalle^ 
forme poetiche ( e tale lo avremmo 
anche decelerato dalle troppo fre¬ 
quenti trafpofizionì delle parole , ii 
che lo rende meno naturale ) riefee 
conforme a quella purità tragica, che 
l’Autore ha defiderata finora nel Tea¬ 
tro Italiano . Per altro gran novità fi 
truova nelle fue Poesie ,equefta, ge¬ 
nerai mente parlando > è una fua dote 
particolare. 

ARTICOLO XIV. 
Compendio della Vita di Fr. Arfcniu dì 

Gianfon, Monaco Ciftercienfe della 
Trappa , chiamato nel Secolo il Conte 
di \ofmberg, morto nella Badia di 
Buonfolla\^p il dì 21. Giugno 1710. 
fcritto dall Abate, e Monaci 
della fuddetta Badia. .All Fminen- 
tifs. e {{everendifs. Sig. Cardinale di 
Gianfon Fourbin. In Firenze y nella 
Stamperia di S- *A. R. per Jacopo 
Guidacci, e Santi Franchi, 1710.in 
12* Pagg.x3 °* ^enza la dedicatoria. 

I. T 'Antica Badia di Buonfollazzo * 
1 y fondata in onore della Bea¬ 

ti UT 
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tiffima Vergine , e di San Bartolom- 
méo Apoftolo , è polla , ficcome fcri- 
ve il Padre Puccinelli nella Vita di 
Ugo il Grande , (a) nel piano del Mu¬ 
gello , Diocefi Fiorentina , lungi dal¬ 
la città io. miglia. La fondazione di 
quello facro luogo comunemente vien 
riferita allo flefio Ugo 5 che fu Duca 
di Tofcana , e uno de’più gran Prin¬ 
cipi del fuo tempo, per una vifione 
fpaventevole da lui avuta nella con¬ 
trada > e ne’ bofehi di Buonfollazzo , 
della quale fanno menzione Giovanni 
Villani (b)y e Scipione Ammirato il 
vecchio (c) fotto PannoEgli è 
Ben vciu , clic dall’ Antiquario Cofi- 
mo della Rena nella fua Serie de*' 
Marchefi di Tofcana (d ) vien metta 
in dubbio la fuddecta vifione , con- 
ciofiiachè non ne faccia punto men¬ 
zione San Pier Damiano ,il quale per 
altro molto parla di Ugo , e delle-# 
azioni di lui. Comunque però ne fia * 
egli è certo, che quella Badia da_> 
principio fu tenuta da i Monaci Neri» 
di San Benedetto, col confenfo de’ 

quali, 

(a) pag.14.Mil' 1664.4. f*b) /.4.f.z./>.70, 
Fir.i ^87.4. (e) Ifi.Tiòr.T, i.P. i./*n 

£7r. 1647. fogl. ^d) 
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quali , per teftimonio del fuddetto P. 
Puccinelli ( a) 3 pafsò Tanno 13 20. ne' 
Monaci Ciftercienfi d’Italia, i quali 
vi fletterò fino all’anno 170^. in cui 
la pietà religiofa del Gran Duca re¬ 
gnante Codino III. vi Inabili in loro 
vece i Padri della Riforma de’ Ci- 
flerciend, cognominati delia Trappa 
di Francia 3 ficcome più diftefamente 
vedrai!! nella relazione di quella Vi¬ 
ta . Intanto non farà forfè difcaro , 
che noi qui prodighiamo la copia di 
iijia Lettera fcritta dall’ Emincntidì- 
mo Signor Cardinale Paulucci a 
Monfignor Sanvitali, allora Nunzio 
in Firenze 3 or* Uigijiflliuu cardi¬ 
nale » 

lllnflrijjìmo, e ^everendijfìmo Signore. 

Q’èdegnato Noftro Signore con- 
3, cedere agli PP. della Riforma 
s, de’ Ciflercienfì cognominata della 
3> Trappa di Francia codefto Mona- 
33 fiero, e Abbadia di Buonfollazzo 
5> de’Ciflercienfiad inftanza del Gran 

Duca > in confeguenza di che vuole 
33 S. B. cheV. S. repartifcaperglial- 
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y] tri Monafteri della Tofcana i Reli- 
„ gioii * che prefentemente fi trova- 
,j no in detto Monaftero, tifando in 
,, ciò fare ogni maggior follecitudi- 
3, ne, perchè devono giugnere quan^ 
3, toprima i Religiofi di Francia 3 ed 
3, anche perchè pofla S. A. far’ acco- 
3, modare il Monaftero fecondo il 
33 loro ufo . I Riformati fuddetti de- 
,3 vono edere fubordinati al Prefi- 
3> dente Generale de’ Ciftercienfi di 
33 cotefta Provincia di Tofcana , con- 
3, forme quelli della Trappa di Fran- 
3, eia fono fubordinati al Prefidente 
33 Generale di Ciftercio in Francia. 

Ed a V. 5. auguro vere profperità , 
3, Roma 30. Dicembre 1704. 

3> Di V. S. 

3) tuonatijjìmoptr fervirU 
,3 F. Card. Paulucci. 

II. Ora per venire alla Vita di Fr. 
Arfenio, nacque egli in Parigi li 12. 
Febbraio dellanno ióff. Eglierà ni¬ 
pote del CardinaldiGianfon 3 al qua¬ 
le l'Opera vien dedicata 3 e fuoi geni¬ 
tori furono Lorenzo di Fourbin,Mar¬ 
chefedi Gianfon* e Donna Genovefa 

- di 
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di Brianfon della Saludie > ambedue 
Famiglie nobilifilme, e delle più cof- 
picue della Provenza. Al fecoloebbe 
nome Francefco Tuffano} c non ottan¬ 
te la buona educazione, con la quale 
lo allevarono i Tuoi genitori, fi gictò 
nelle vie torte del mondo , ficchè 
giunto in età di 20. anni, fi battè in_» 
duello con altri nobili, ed uno fgra- 

p. 6. ziatamente ne uccife. Coftretto per¬ 
tanto ad ufcire e della patria, e del 
Regno, pafsò aliTmperio , dove fi 
rendette chiaro nella guerra, che al¬ 
lora (otteneva Cefarc contra gli Ot¬ 
tomani ; onde intervenne alla libera¬ 
zione di Vienna, alla prefa di Buda, 
e ad altre fegnalate azioni; ma nel 
medefimo tempo la profefiìone dell’ 
armi lo diede in preda a que’ vizj, che 
fogliono accompagnarla . 

La guerra, che poi s’accefe tra l’Im- 
P9- perio,ela Francia, fece,che eglila- 

fciaffe la Germania, e fotto il finto 
nome di Conte di Rofemberg ripaf- 
faffein Francia per fervire il fuo Re, 
dal quale ottenne il pofto di Maggio¬ 
re in un Reggimento Alemanno, co¬ 
ni celie al fuo afpetto non lo ammet- 
teffe . In più occafioni corfe in gravi, 

e mor- 
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c mortali pericoli, ben conofciuti da 
lui per inviti della Divina provviden¬ 
za , ma fenza aprofittarfene in emen¬ 
dazione de* fuoi cottumi . Quello 
principalmente a lui fucceduto nel 
combattimento della Marfaglia , in 
cui fu lafciato fui campo per morto, 
e fpogliato da’nemici, che non fenza 
particolare difpofizione di Dio lafcia- 
rongli quel poco di fiato, che gli Tetta¬ 
va, doveva fargli mutar tenore di vi¬ 
ta, e tanto più , quanto trasferitoa 
Pinarolo , e toccatogli di alloggiare 
nel Collegio de’Padri Gefuiti, come 
da i Cerufici vi fu guarito delle ferite 
del corpo , così nelle falutevoli in- 
ttruzioni di que’pii Religiofi poteva 
ritrovare un’intero guarimento de i 
mali dell’animo. Egli è vero , che 
col mezzo del Sacramento della Pe¬ 
nitenza riconciliofilcon Dio j ma in fe 
ritenne, come egli ftefio confetta , il 
cuore oftinato di prima. Quindi è, p. 
che febene allora fece voto, rifanato 
chVfotte, di farfi Religiofo della». 
Trappa, non sì tofto ebbe ricuperata 
la primiera falute , che ricade ne’ pri¬ 
mieri difordini, e fi feordò la pro¬ 
metta in tutto lo fpazio di tre anni , 

che 
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che vifse (regolatamente in Parigi ap¬ 
preso il Marchefe di Gianfon luo 
fratello. Bifognò dunque,chela Di¬ 
vina mifericordia lo vilìtalfe con nuo¬ 
vo flagello, e fu quefto di un’atroce-» 

p. 26. dolore d’inteflini: il che finalmente 
fattolo ravveder da buon fenno,egli fe 
a fe chiamare il celebre Padre Maffil- 
lon della Congregazione dell’Orato¬ 
rio di Parigi, e dopo una generai con- 
feflione della fua vita, gli fcoperfe il 
fuo voto di ritirarli nel deferto della 
Trappa , dove finalmente determi¬ 
nò di menare il reliante de’ fuoi gior¬ 
ni , ficcome fece , licenziatoli dal fra¬ 
tello , e dal fecolo . L’Abate del luo¬ 
go lo ricevè lietamente, conofcendo 
in quel cuore gli effetti della grafia 
Divina, e gli conferì l’abito della Re- 

p. 28. ligione il dì 7.di Dicembre del 170u 
col dargli il nome di Arfenio. 

Con qual fermezza e virtù com¬ 
piette l’anno del fuo Noviziato , e con 
quale fpirituale dolcezza facelfe nell’ 
anno tegnente la fua Profefiìone, 
avanzando a gran palli nella Brada 
della falute, non può leggerli in que¬ 
llo libro fenza 'rellarne pienamente 
edificato l’ànimo di chi chelia. Verfo 

il fi- 
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il fine dell’anno 1704. il Gran Duca_, p. 51; 
Cofimo modo dal fuo zelo di prorao- 
vere fempre più ne’ fnoi Stati e la_» 
gloria di Dio 9 e’1 vantaggio fpiri- 
tuale de'fudditi , cbiefe , ed impe¬ 
tro dall’Abate della Trappa un nu¬ 
mero Sufficiente di Religioh per la_* 
Badia di Buonfollazzo 3 come di fa- 
pra Ci è detto. Nove ne furono fcelti 
fotto la condotta dell’Abate Don Ma¬ 
lachia , e uno di quelli fu Arfenio. 
In tutto il viaggio, dov’ebbe rincon¬ 
tro e di parenti , e di amici, diede 
cfempli notabili e di umiltà, e di ub¬ 
bidienza , principalmente in Marlì- 
glia, dove il Vefcovo era fuo cugi¬ 
no , e in Antibo, dove il Marchefe 
fuo fratèllo era in grado di Governa¬ 
tore . La vihta -9 che dopo giunto in 
Tofcana , e fermato a Buonfollazzo, 
gli fece il Sig. Cardinal di Gianfone^ 
fuo zio, come lafcio imprelTa in que¬ 
llo un’alta idea della fua virtù , cosi 
niente diminuì in Arfenio di quella 
profonda umiltà, con cui riguardava 
fe ilcifo , e nel cui efercizio trovava 
ogni fuo maggiore diletto, nonme- 
noche in quello della ubbidienza a’ 
fuoi Superiori 9 e della foiferenza di 

TomoK N tutti 
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tutti i difagj , o fotte fano' , od in¬ 
fermo. Fu (ingoiare anche nella fua 
carità verfo il prottìmo, e nella per- 
feveranza dell’Orazione > con laqua- 

p.6p. le ottenne da Dio l’imparare a men¬ 
te tutto il SalterioDavidico, e FUlì- 
zio Monadico > la qual cofa aveva 
inutilmente procurato di fare nell* 
anno del noviziato. Il fuo ftudio par¬ 
ticolare fu quello de’Salmi , valen¬ 
doli a tal’oggetto del Trattato che-, 
fopra etti ne fece Santo Agoftino . Il 
profondo difprezzo di fe medettmo 
fece ricufargli il grado Sacerdotale, 
al quale penfava l’Abate Malachia di 
promoverlo. 

Seguì nell’Agoflo del i jo^.h mor- 
P.76. te di quello fuo Superiore, ed Arfe- 

nio poche ore prima gli dille , che-, 
fperava di nonavere a tardar molto 
a feguirlo , e quella fola grazia pre- 
gollo d’mtercedergli dalla Divina 
clemenza, dalla quale ne fuefaudi- 
to : poiché nel principio dell’anno 
1710. una grave fìudione cagionata¬ 
gli da un nervo attratto, e che gli 
tolfe l’ufo libero d’una gamba., lori- 
duffe ali’Infermeria, dove nondime¬ 
no il fuo gran deiiderio di patire , 
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quali a viva forza, gli ottenne dal Su¬ 
periore la licenza di ofiervare i di¬ 
giuni regolari , e di levarli la notte 
all’ore del Coro ; ne di ciò contento, 
comcchè gli crefcelle il male, volle , 
e impetrò di riunirli con gli altri fuoi 
Fratelli,il che era,come egli diceva. 
Tunica confolazione , che in quello 
mondo e’provaffe .Compiutepiu col 
coraggio delTanimo , che con la for¬ 
za del corpo le aftinenze della Qua- 
refima, la febbre l’obbligò a ritorna¬ 
re dopo l’ottava di Pafqua all’Infer- 
merla . Quivi intefe fenza fmarrirli, 
che la fua infermità già diveniva mor¬ 
tale . Con tutti i fentimenti di umil¬ 
tà , di compunzione , di gratitudi¬ 
ne, e di amore verfo Dio , ricevet¬ 
te i Sacramenti della Chiefa , e fi¬ 
nalmente fpirò tranquillamente li 21. 
Giugno dell’anno medefimo in fu T 
ora del Vefpro . Tal fu la morte di 
quello buon Religiofo ,aliai diverfa 
da i principi della fua vita, e però più 
mirabile. L’Autore, che ce ne ha da¬ 
to il racconto, fcrive duna maniera, 
che dovrebbe fervire di efempio a 
molti di coloro, che fcrivono in og¬ 
gi limili Vite, poiché in talguifafta- 

N 2 reb- 
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rebbono lontani da certe forme di di¬ 
re barbare, affettate , e proliffe, e 
da quelle vane digredioni , le quali 
divertifeono a chi legge il frutto dell’ 
opera , e fanno parer lo Scrittore po¬ 
co ingegnofo, e poco avveduto. Qua¬ 
lunque e’ ne fia l’Autore di quella Vi¬ 
ta > fcrivecertamente con franca pen¬ 
na , e tutti polfiede i buoni fonti del¬ 
la lingua Italiana . Pare, e dal tito¬ 
lo, e da varj luoghi di effa , ch’egii 
fia uno de* Religiofi di Buonfollaz- 
zo'y ma noi più tofto crederemo, che 
da alcuno di loro gli fieno fiate fug¬ 
gente le notizie di effa , e ch’egli poi 
le abbia si elegantemente, e da buon 
Tofcanodifiefe. 

III. Dopo la Vita di Arfenio fuc- 
1*93. cede la copia fedele di una Scrittura 

da lui diflefa nella fua lingua nativa, 
cioè nella Francefe , per ubbidire al 
comando del fuo Abate il Padre Don 
Malachia , e a fianco vi fi vede una 
fedele verfione della medefìma iiu 
lingua italiana , per agevolarne l’in¬ 
telligenza , e renderla utile a mag¬ 
gior numero di perfone . Spira cffi 
da per tutto fentimenti profondi di 
criftiana pietà, e ben fi vede, ch’ella 

parte 
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parte da un cuore pieno di Dio , e 
perfettamente ratfegnato, e computi-*, 
to. Vi fa l’Autore una confezione-# 
{incera della fua vita pallata , e quel¬ 
la infieme del fuo (lato prefente , e 
ne attribuifce la mirabile convergo» 
ne alla grandezza della mifericordia 
Divina, e alla forza della fua grazia. 
„ Ella, dic’egli, fece in me unfov-p.iQii 
„ vertimento, e un cambiamento sì 
,, prodigiofo , non mica a poco a 
r,, poco , e a forza d’abito 3 ma di 
„ colpo, e in uo’iftante, che fino dal 
„ primo dì , ch’io fui ammelfo in 
„ quella fanta Congregazione , idi- 
„ giuni, le vigilie, i lavori» ilci- 

bo, il filenzio, le mortificazioni3 
„ quello totale rinnegaihento del 
,, prpprio intelletto , e del proprio 

volere ; quella gran moltitudine 
„ di Coftituzionì, che vogliono un’ 
,, applicazione non mai interrotta, e 
„ finalmente tutti gli altri efercizj 
„ di penitenza , non folamente non 
,, riufeironoame punto duri, e dif- 
„ ficili , ma mi comparvero facili , 
» foavi, ed amabili . 11 mio cuore 
„ non defiderava altro , fe non che 
>5 Iddio me li facefie praticare coru» 

N 3 yy una 
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„ una efattezza , corrifpondente al- 
*> la fua bontà verfo di me : e quefla 
„ non è fiata una difpofizione effi¬ 
gi mera j la fna mifericordia l’ha-. 
,, Tempre accrefciuta in me fino al dì 

d’oggi „ . Va poi defcrivendo di 
lina maniera, che edifica , le confi> 
lazioni eia lui provate in quefla fua_^ 
mutazione, e i veri beni, che vi ha 
provati, ih luogo di quelli, che ave- 

pi 13-va al mondo lafciati . Parla delte_# 
Coflituzioni della fua Religione con 
fentimento affai fublime , e conclu¬ 
de, che,purché egli ne fia offervante, 
non c’è ne meno un momento , nel 
xiuale non poffa fare a Gesu-Criflo un 
facrifizio della lua volontà . Parago¬ 
na lo flato degli uomini del mondo 
con quello de’claufìralì, efa vedere 
gli effetti maravigliofi della grazia-# 
Divina, che in quefti combatte, 
trionfa . In una parola tutta quella 
fcrittura meriterebbe edere intera¬ 
mente diilefa, perchè folle letta , c 
meditata da tutti. 
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ARTICOLO XV. 

Confider anioni intorno al Barometro del 
Carte fio, ed alpefo dell'aria. Del Sig. 
Marcbefe Gio:Poleni, Venerano> 

pubblico Trofeffore di Meteore , e di 
^tftronomia nello Studio di Padova . 

NE inutile, ne difdicevoleopera 
edere raggiungere qualche co- 

fa alle tante dette intorno a’ Barome¬ 
tri, egli è manifefto dall’efempio di 
tanti uomini illuftri , i quali da 67. 
anni inquafuccedivamente non han¬ 
no tralafciato di pubblicare qualun¬ 
que cofa , che credettero poter edere 
giovevole alla perfezione d’un tale-» 
ftromento . Varie fono le difficoltà > 
che odano alla cognizione di un’ 
efatto Barometro : come il dilatarli.» 
e ’1 riftringerfi de’cannelli per lo fred¬ 
do , o caldo maggiore : il rarefarli, 
o condenfarfi de’liquori per la cagio¬ 
ne medefima : ipori del vetro , che 
concedono ( fecondo le loro grandez¬ 
ze) maggiore, o minor’adito alla_» 
più fottiie materia : ed altre limili. 
Quelle tali però , 0 fon® di fua nat li¬ 

ft 4 ra 
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ra molto picciole , o molto picciole 
fono rendute dagli opportuni rimedj. 
Piu grande è la difficoltà' ,, che s’ in¬ 
contra , fe lì vuole un Barometro, in 
cui didimamente anche le minime-» 
mutazioni della gravità dell’atmof- 
feraoflervare fi posano . Perchè , fe 
s’adopera un liquore , la cui fpecifica 
gravità fia minima , bifogna fervirfi 
d’un cannello di lunghezza tale , che 
il liquore pofia fofpenderfi in un’al¬ 
tezza proporzionale al pefo dell’at¬ 
mosfera j ma una tanta lunghezza 
maggiore di 3 3. piedi per li molti in¬ 
comodi , che l’accompagnano, ren¬ 
de tali iftromenti impraticabili # E 
per lo contrario, fe s’adopera un li¬ 
quore d’ima gravità fpecifica molto 
grande , il comodo della cortezza del 
cannello è minore dell’incomodo , il 
quale proviene dal non poterli olfer- 
vare altre 9 fuorché le grandi, muta¬ 
zioni . 

11 celeberrimo Cartello fu il pri¬ 
mo, che unilfe il benefizio > che s’ha 
dallaleggerezza d„el liquore9al como¬ 
do della cortezza del cannello rnn t 
la coilruzione d’un Barometro, in cui 
l’acqua è con l’argento vìyo accoppia- 
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ta . Dopo il Cartello , di quello fteffò 
Barometro li fervi il chiarimmo Uge- 
nio , il quale però col decorfo del 
tempo conobbe > che levata la gravi- 
razione dell’atmosfera fopra l’acqua, 
cofUtuita verfo la parte vota dal Ba¬ 
rometro, l’aria 5 di cui abbondano i 
pori dell’acqua , liberandoli dai pori 
medelìmi, pada ad occupare lofpazio 
fuperiore del cannello , dove dilatan¬ 
doli , e condenfandoli a proporzione 
del caldo , e dei freddo maggiore > o 
minore varia le molle del Barome¬ 
tro , che dalla fola forza della gra¬ 
vità dell’aria dipender dovrebbero * 
Quindi rivoltoli! alla fabbrica del Ba¬ 
rometro Doppio j da lui defcritto nel 
Giornale de’ Dotti dell'anno 1672. 
Ma non mancarono anchecontra que¬ 
lla fua invenzioneoppolizioni, come 
appretto molti, che di quella materia 
trattano , lì può vedere ; fra le qua¬ 
li la maggiore è 3 che il cilindro dell* 
aria non gravita fopra il mercurio, 
ma fopra l’acqua , e che di troppo 
pìcciola bafe dee elfereil cilindro me- 
defimo. Egregiamente ha quella ma¬ 
teria trattata il celeberrimo Sig. del- 
la Hi re nell’ jftgrkt dell’ ^Accademia, 

N f 
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Red/edeRanno 1708. in cui oltre alle 
confiderazioni fopra il Barometro 
Doppio ha dato il modellod’un’altrp 
Barometro pur Doppio , ma di co- 
fìruzione alquanto differente . Ne 11 
può negare * che dalle aggiunte del 
Sig. della tìite non fieno fiati fminui- 
ti i difetti del Barometro Doppio :ma 
quanto a me è difficile il ritrovare > 
chi mi fabbrichi un cannello con tre 
ampolle , quale è quello , che nell* 
Jftoria medefima fi può vedere : dif¬ 
fìcile parimente il riempierlo*, nè ho 
ancora ben comprefo y come la maf¬ 
ia dei due liquori leggeri 5 che non fi 
mefchiano infieme , poffa nello fpa- 
zio fra le due ultime ampolle efTer 
prefa Tempre, come d’una medefima 
gravità . Perciò ho ripenfato al Ba¬ 
rometro Cartellano, che fenza dub¬ 
bio e per la fua femplicità eftrema- 
mente commendabile. 

TAV. Quale egli debba effere , chiara- 
mente fi comprende dalla fola infpe- 

'^’1, zione della figura3in cui GR rapprc- 
fenta un cannellodel diametro di due 
linee > il quale però verfa la metà fi 
dilata nell’ampolla ACDB , itcui dia¬ 
metro è di linee 16 j ma dopo la me- 

defilila 
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delimail reftante BG feguita del dia¬ 
metro Beffo di linee due $ & HP rap- 
prefenta la tazza , in cui Ba il mer¬ 
curio Bagnante . Quanto alla lun¬ 
ghezza , la parte fuperiore BG del 
cannello (cheli fuppone figillatà er¬ 
meticamente in G ) può farli di tren¬ 
ta pollici : rampolla ACBD di pol¬ 
lici 4 : la parte poi inferiore SR. del 
cannello bifogna farla d’ima tal lun¬ 
ghezza , che ( quando l’aria tiene il 
mercurio fofpefo all’altezza medio¬ 

cre di pollici ij ) l’altezza LO del 

mercurio comprefa tra la metà LZ. 
dell’ampolla ACBD , e la livella 
OK dei mercurio nella tazza polla 
edere in circa di pollici 26.Qnde tane” 

acqua comune ( la quale ila con 

parte d’acqua forte mefebiata > accio 
non polla agghiacciarli> e di qualche 
colore tinta ) bifognerà infondervi» 
quanta nell’altezza LE polla fupplire 
al pefo d’un pollice > e mezzo di mer¬ 
curio : e ponendo il pefo del mercu- 
rfoalpefo deliacqua» come 12. ad 
urlo» farà laltezza dell’acqua di pol¬ 
lici 18. due de’ quali fi debbono alia 

- N 6 metà ' 
'/ r 
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metà dell’ampolla, e i reftanci ai can¬ 
nello . Perciò preparato ii cannello, 
come s’è detto , vi s infonda prima 
tanta acqua , quanta badi a riempiere 
la metà deiPampolla , e 1pollici del 
cannello : poi tanto mercurio ben 
netto , che fra Pacqua , ed il mer¬ 
curio il cannello redi ripieno fino all* 
eftremità R.Immergali indi f eflremi- 
tà ftefsa R nel mercurio {lagnante 
nella tazza HP, e farà fattoi! Baro¬ 
metro Cartellano * che era da farli» 

Per renderlo poi efente dal difetto 
dall* Ugenio olfervato , bifògnerà 
( dappoiché farà flato quattro , o cin¬ 
que giorni in efperimento ) inclinare 
pian piano il cannello fino a tanto che 
iìa fatto quafi orizzontale : perchè al¬ 
lora tutta Paria tifcita dell’acqua lì 
ridurrà ad una bolla ; e pofcia ottu¬ 
rata Pefi remi tà R con un dito, e cau¬ 
tamente rivoltato alfingiù il cannel¬ 
lo , la bolla medefima d’aria monte¬ 
rà per io mercurio , e per l’acqua alF 
edremità R , ed ufcirà del cannel¬ 
lo . S’ajuterà di moltoil moto di que¬ 
lla bolla , fe , avanti di eapovogliere 
il cannello, fi caccierà nel mede fimo 
per Peflremità R un fotti! filo di fer- 

. <> ro 
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rodoppio, che arrivi aH’dlremità G, 
per cui più facilmente 1 aria , ad uru» 
certo modo , arrampica in alto » Con¬ 
ferò , che di quell’aria, quando paf- 
fera per l’acqua , qualche parte ne fa¬ 
rà afforbita dall’acqua medeiima già 
efaufta : ma la maggior parte pera 
ufcirà fuori. Oltredichè, quando il 
caldo fi fa maggiore, i liquori den*. 
tro il Barometro rarefacendofì ten¬ 
tano di falir più alto , e Taria tentam¬ 
elo di dilatarli li reprime piu a baffo 1 
onde fi fa cosi una fpeciedi compen- 
fazione . Ma fe la detta operazione 
tre, ©quattro volte farà replicata> 
credo, che refterà l’acqua sì ben pur¬ 
gata, e si poca aria nella parte fupe=* 
rior del cannello, che quella per nul¬ 
la potrà riputarli:. 

Quando in tal forma poffa quello 
Barometro effere ad un buon’ufo ri¬ 
dotto, chiara cofa è , che le muta¬ 
zioni della gravità deH’atmosfera po- 
tranfì molto diftintamente conofcere 
dalle mutazioni delfaltezzc dell’ac¬ 
qua , le quali però non arriveranno 
mai ad effere duodecuple delle muta¬ 
zioni delle altezze, del mercurio nel 
Barometro ordinario > fe bene al4 

• ì ' prò 
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proporzione duodecupla, sonderan¬ 
no avvicinando , tanto più , quanto la 
bafe dell’ampolla farà maggiore del- 
4a bafe del cannello > e la bafe della 
tazza maggiore di quella dell’ampol¬ 
la . Ma per poter comprendere,quan¬ 
ta fìaqtiefta maggior distinzione , ho 
flimato non Superfluo dare la diviso¬ 
ne (che non ancóra è fiata data) di 
quefto Barometro , in maniera che 
le parti delle divifìoni eorrifponda- 
no alle divifìoni dell’ordinario Baro¬ 
metro . 

Perciò date fiano le bafì del can- 
i ■' , . 

nello ^ aci dell’ ampolla zi bb > 
della tazza jr cc ; e Supponiamo > 
che Scemi il pefo dell’atmosfera, e-* 
l’acqua cali ( il ragionamento ftefìo 
vale, fe crefcefìe ) da E in F : fi cerca 
all’altezza E F (che chiameremo r) 
del decrefcimento dell' altezza dell* 
acqua , quanto decrefcimento d’ al¬ 
tezza ( che chiameremo x } corrìf- 
ponda nel Barometro ordinario. Pri¬ 
ma, perchè l’acqua , che occupava nel 
.cannello* BG lo Spazio dovuto all’al¬ 
tezza r, pafìa ad occupare un egua- 
te fpatio 1ZQX nell’ampolla ACDB* 
eie altezze di quelli fpazj fono fra 

loro 
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loro in proporzione reciproca delle 
bafij farà l’altezza LM. r: laa.bbp 

ed LM *£: ^ j onde l’altezza LE 
bb 

dell'acqua farà fminuita dell’ altez¬ 
za £F :u r , ed acrefciuta dell' al¬ 

tezza LM — : l’altezza dunque 
bh 

di tutto il calo dell'acqua farà 

r~ ; e perchè s'è pollo il pefo del 
'bb 
mercurio al pefo dell’acqua, come-» 
11 ad 1 ) l’altezza del calo del mer¬ 
curio corrifpondente all’ altezza r 

nel Barometro ordinario farà 
bb 

-2 . Infacondo luogo, per- 
\z iibb 

che io fpazio IZXQ^, che l’acqua- è 
pallata ad occupare nell'ampollài* è 
fiato lafciato dal mercurio , il mer¬ 
curio è calato d’altézza nell’ampolla 
tanto , quanto è V altezza LM •, ed 
altrettanto farà calato nel Barome¬ 
tro ordinario , in cui oltre l’abbaf- 
famento già detto , fi farà anco ab¬ 
bacato d’ un’ altezza jz: L M 

Di pili ancora , perchè l’argen- 
* W » *' l- ^ * • v . 

to vivo , che occupava lo fpazics 
!ZXQ_ 
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IZXQ^è pacato ad occupare un’egua¬ 
le fpazio NYKO nella tazza HP , 

la livella del mercurio 3 che prima era 
in OK, farà in NY , e l’altezza del 
mercurio nel cannello computata-» 
non piu dalla livella OK, ma dalla 
livella NY, calerà dell’altezza NO 3 

la quale è all’altezza come bb a 
bb 

cc j e per confeguenza NO tr 
* ^ 

Di quell’ altezza adunque farà cala¬ 
ta anche l'altezza del mercurio nel 
Barometro ordinario : onde , pollo 
il decrefcimento dell’altezza dell’ac¬ 
qua nel propollo Barometro =3 r » 
il decrefcimento dell’ altezza del 
mercurio nel Barometro ordinario 
xr. x farà eguale a i tre ritrovati de¬ 

crescimene* d’altezza , e perciò farà 
*■ raa ract raa 

x + —* 4* • ori¬ 
li *' i zbb bb cc 

de rifulterà rbbcc 4- 11 rance 4*11 
raabb ri H bbeex. Se adunque fa¬ 
rà cognita la r , troveremo, la x in-* 
fiituendo l’analogia ubbce . bbec 
4- 11 a a c c 4* 12 &&bb : - r . X* E fe 
per cafo incognita folle la r , e co¬ 
gnita la x } quella fi ritroverebbe 

- > - folli- 
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foftituendo 1* analogia .* b b c c -4 
11 aacc 4 1 laabb . 1 ibbcc : : x • r » 
Onde con la maggiore facilità met¬ 
tendo i valori numerici delle lettere 
già conofciute, li può trovare la ri¬ 
cercata proporzione , 

Che fc fi Volctfe procèdere geo- T A- 
metricamente, facciafi cc .ad:: bb-ff> 
e s'averàceff *2 aabb > e dividendo ni. 
per 1 iceb i due primi termini dell* 

* * 1 waa, 
ultima analogia, reitera: —£4- 

// 11 lt* 
4*~~ • b\ : X' r* Nel femìcircolo 

b 

A k E deferitto fopra il diametro 
AE =? b fiano applicate AH =5 a y 
AK 25 /, e da’punti H, e K della 
circonferenza fi calino le perpendi¬ 
colari HG , KI . Poi dal punto E 
eretta fopra eflo diametro la norma¬ 
le EL AE tz b, e prefa EB zz 
< 1 j j 

AE + •—AG 4 AI, farà laret- 
II 1Z 

ta BE il luogo cercato : perchè farà 
^ II 

fempre BE 25 *■— b 4 --4 1— * 
12 1zb b 

53 b BR. 25 x > RS 25 r « 
onde 
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onde divifa la BE in linde % e polli¬ 
ci, e più minutamente, fe fi vuole, 
sbaveranno facilmente nelle RS le 
parti proporzionali . Per quella fa¬ 
cile divisone, che fi nota nel modo 
ordinario, al quale fiamo afluefatti , 
ma più per la facilità della fabbrica-* 
del cannello ; per la poca fatica-» , 
che fi ricerca ad empierlo *, per la 
gravitazione dell’ aria , che fi fa a 

dirittura fopra il mercurio, ho cre¬ 
duta molto utile la reftituzione di 
quello Barometro. 

Non voglio però tralafciare ,che , 
oltre all’Ugeniana opposizione ( per 
quanto fni pare fciolta con la corre¬ 
zione già detta ) due altre oppofizioni 
potranno forfè elfer fatte ; l’una de¬ 
dotta dall’attaccamento dell’acqua-, 
alle pareti del cannello, la qualfe-. 
impedifce qualche poco alla medesi¬ 
ma i! liberamente afcendere, e dif- 
cendere ; ( opposizione che fi fa anco 
al Barometro Doppio^) e l’altra de¬ 
dotta dalla lunghezza del propoftó 
cannello, che è di piedi incirca , 
quando la lunghezza de’cannelli ne¬ 
gli ordinar) Barometri non è mag¬ 
giore di piedi tre., o al piu di tre , e 

mez- 
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mezzo. Elie fi pofiono peròafiaibe¬ 
ne rifolvere $ mentre quanto alla-» 
prima , effcndo il diametro del can¬ 
nello di fopra propofto di due linee > 
l’acqua può afcendere, e difcendere 
molto liberamente 5 e quanto alla-, 
feconda , la maggior lunghezza d’un 
piede , e mezzo , o due rende > a 
mio credere , poco incomodo : po¬ 
tendoli quello Barometro non ottan¬ 
te e maneggiare facilmente, e adat¬ 
tare ad ogni ftanza. Ma, più uni- 
verfalmenteparlando, aggiungerò , 
che per le molte oppofizioni , le 
quali ho vedute farli a tutti i diffe¬ 
renti Barometri fin qui inventati , 
uxcUu, tire lino au liura pei giudicar 
d’un Barometro non bifogni cercare , 
fe cofa alcuna in etto polla defiderarT 
fi, ma cercare, fe in elfo vi fia da 
defiderare meno, che negli altri. 

Non pollò in oltre tralafciar d’av¬ 
vertire, che ( fecondo la determina¬ 
zione del celebre Ombergo Eifenf- 
chmidia , e di altri, i quali hanno de¬ 
finita la gravità del mercurio alla_-> 
gravità dell’acqua in proporzione an¬ 
cora qualche fcrupolo maggiore della 
proporzione di iz ad 1 ) ho difopra 
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fuppofto edere il pefo dei mercurio 
al pefo delì’acqua,come 12 ad i . ben¬ 
ché per Io pacato h mettefle quellaa 
quefta, come 14 adì , c pure come 

71 « a f I; benché in oltre io abbia 
z 3 

olfervata in un cannello ricurvo la 
proporzione fra l’altezza dell’acqua 
in un braccio del cannello, e l’altez¬ 
za del mercurio ('coftituito in equili¬ 
brio con l’acqua medefima J nell’altro 
braccio dei cannello eifer ben mag¬ 

giore della proporzione di 71- a f- 

-ma però molto minore di 12 adì* 
Tuttavolta la ftima , che ho d’uomi¬ 
ni così iliuftri % mi ha pprfuafo di 
fupponere la loro determinazione 
più tofto , che di formarne una nuo¬ 
va . Se quella proporzione di 12 ad 
1 s’accorda con la verità, ella rende 
fofpetti tutti i calcoli , che hanno 
avuta per fondamento la determina¬ 
zione antica 3 come fono quelli, con 
li quali dalle diverfe altezze del 
mercurio nel Barometro coftituito in 
diverfe elevazioni fopra la fuperficie 
del mare , s’è determinata la pro¬ 
porzione fra la gravità fpecifìca dell* 
&ria j e quella dell’acqua. Ora ftando 

a que* 
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a quella nuova determinazione , e 
prendendo 63. piedi per l’altezza deli* 
aria, che corrifponde aduna linea di 
mercurio alla livella del mare, come 
dall’efamedi tutte le ottervazioni pre¬ 
cedenti ha ultimamente dedotto (nell* 
Iftoria dell’Accademia Reale dell’an¬ 
no 1705. ) ilrinomatidimo'Calimi il 
giovane, trovo che la gravità dell5 
acqua alla gravità dell’aria corrifpon¬ 
de in ragione dijtj.ad 1. 

Come nel far quello calcolo nonho 
cavate le gravità dalla proporzione 
inverfa delle altezze, ma dalla pro¬ 
porzione d’una erotta, che in altezza 
d’ima linea fotte adattata a tutta la fu- 
perficie della sfera cerreftre ad un’al¬ 
tra erotta, che in altezza di 6$. pollici 
alla medesima fuperttcie fotte pure 
adattata, me venuta curiolìtà di cer¬ 
care con lo fletto metodo, quanta tta 
la gravità dell’intiera matta dell’aria, 
che tutta la terra circonda. Perchè 
egli e certo, che nella fuperttcie della 
terra l’altezza di tutta la matta dell5 
aria fa equilibrio con l’altezza di 28. 
pollici di mercurio : retta parimente 
fuor di dubbio , chetutta Paria diffu- 
la intorno alla terra pefa tanto, quan¬ 

to 
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topeferebbc una eroda d’argento vi¬ 
vo, che in altezza di 28. pollici folfe 
adattata intorno a tutta la fuperficie 
della sfera terredre : onde ogni qual 
volta Tappiamo,quanto fia ilpefo di 
quella crolla , cioè dell’argento vivo, 
che in equilibrio darebbe con tutta la 
malfa delParia/apremo ancóra il pefo 
di tutta la malfa medelima. Prenden¬ 
do adunque , fecondo le rinomate mi- 
fure del celeberrimo Sig. Vicard > la 
circonferenza della terra di pollici 
• 1 
1478^^200 , e’1 diametro di poi- 

1 
lici 47077876S, farà la folidità di 
tutta la sfera terredre di pollicixubici 

4 • 3 • ^ • 1 t . 
^463223715H0821435737740800 : 
e aggiungendo al femidiametro della 
terra pollici 18. la folidità d’una sfera 
fatta da un circolo deferitto có quedo 
raggio accrefciuto,farà di pollicicubici 

^ * ì • ^ ♦ * 

546^427640322161 i5>So85?5?307 . 
Sottraendo la prima ritrovata folidi¬ 
tà da queda feconda, la quantità del¬ 
la eroda ricercata , cioè dell’argento 
vivo, che in equilibrio darebbe con_. 
tuttala malfa dell’aria, farà di pol¬ 

lici 
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lici cubici 
• 3 • ì • ^ •* 

213 3^512835)4680431 f8f07 , 

i quali hanno un pefo almeno di libre 
t 3 • - .!« ■ 

io373277°7474i4°^S6872f : 

cioè dì più di diecimille millioni di 
millioni di millioni di libre-, il qual 
pefo è più di millecinquecentocin- 
quanta volte maggiore del pefo , che 
viene all’aria atribuito dal celeberri¬ 
mo Bernulli, nelle cui cento Porzio¬ 
ni Filofofiche v’è quefta teli : belleboro 
opus babet, quivifis nofirisexperimen- 
tis y de aeris gravitate dubitare ad¬ 
irne audet: quintotus aer globum ter- 
raqueum ambìens , minimum ponderati 
6,6S7, 360, 000,000, 000, 000.li- 
bras y i. e. centenariorum plus , quam 
fexagies fexies mille millionum millio- 
nes . Ma come egli ha definito il pe¬ 
fo deil’aria tanto minore di quello , 
che veramente c ; cosi credo , che_> 
egli con quel numero abbia voluto in- 
dicareertere grandifilmo il pefo dell’ 
aria più torto, che determinare il pe¬ 
fo medefimo. Quando adunque la_* 
gravità dell’aria (non ortante Teffer- 

< ci rimedi a non metterne in conto al¬ 
tra , 
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tra 3 che quella , la quale tiene il 
mercurio fofpefo all’ordinaria altez¬ 
za ) trovali, equivalere ad un tanto 
numero di libre * quanto l’abbiamo 
computato grande a maraviglia , non 
è daftupirfl , fe dalla gravità mede- 
lima fieno tanti fenomeni prodotti, e 
fe ( effendo il Barometro il mezzo piu 
ficuro perj accuratamente indagare i 

TAV.medefimi ) li tentino tutte le cofe re- 
putate giovevoli per ridurre a perfe-t 
zione il Barometro, 

\ \ i * *■ ♦ 

ARTICOLO XVI. 
Continuazione dell' Articolo XV. del 

Tom. IL di quefio Giornale ; ovvero 
Soluzione generale delTroblema in- 
verfo delle Forzo Centrali , per via 
dd metodo ivi propoflo 5 e folo appli¬ 
cato ad un ìpotèfi particolare . Con 
l'aggiunta d'una Soluzione dyun al¬ 
tro Vroblema piu generale toccante 
le forze requisite ad un mobile per 
defcrivere in un mezzo fluido > e re- 
fiflente ( qual fi fa la legge delle 
refiflenzg) una data Curva . Bel Sig. 
gio: [acopo Ermanno , Tubblico 
Trofiffore di Matematicbenelle Stu¬ 
dio di T adora. 

Ognu- 



I 



> 
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nelle matematiche , refterà d* 

accordo^che la teorfa delle forze Cen¬ 
trali dal celebre Ugenio primiera-* 
mente propolla , da diverlì pofchC 
grand’Uomini ormai fia , non folo 
chiaramente fpiegata, ma altresì di 
varie notabilihìme fpeculazioni di 
modo accrefciuta , che pare , che a 
loro nobili ritrovamenti in quella 
materia aggiugnere nulla li polla * 
Perciò a molti farà forfè paruta fo- 
vcrchiala nolìra briga di dedurre * 
nel fecondo Tomo di quello Giorna- 
le 5 da’primi fuoi principj tal dottri¬ 
na , come fe da altri mai più non folfe 
Hata maneggiata . So molto bene> 
che averei potuto far di manco , fe 
avedi avuto in mira di regalare con 
qualche fcoperta fublimee llrepitofa 
i maelìri dell’ Arte > ma come la mia 
intenzione non fu tanto di fcrivere 
per quelli , quanto di trattenermi 
con quegli , che in quelle cofe Filico- 
matematichejmeno inoltrati3ma bensì 
,di elle dilettati., non hanno la comodi¬ 
tà di leggere quelPOpere, ove di que¬ 
lle materica bella polla li trattajquin- 
jdi che per quelli ho premelTo le coi* 

e vi.. O feful 



3X4 GifcRN. De’Letterati 
fe fui propofito delle forze centrali, 
non già come nuove, poiché da altri 
foventedimoftratele difil, ma come 
neceflfarie per intendere,quanto io era 
per dire circa l’inverfo problema di 
quelle forze. Imperocché la fcarfez- 
za del mio talento nulla fuggerendo- 
mi, ch’io crederti degno derter pro¬ 
pollo agii eminenti Geometri , mi 
voltai verfo quegli^che nelle matema¬ 
tiche fono di più corta villa , a’ quali 
{limava acconcio Jofpiegarcon tutta 
la chiarézza poilibile la dottrina , che 
aveva per le mani, perchè fembrami 
chiedere la giullizia, che que’ che (lu- 
diano le altrui fatiche , almanco' con 
una chiara efpofizione dell'argomen- 
to^di cui fi tratta , dall’Autore ven¬ 
gano premiati. Nel redo poi , che il 
millero delle forze centrali (la tanto 
felicemente fvelato , non bada per 
dire , che tutto ne (la efaufto, quan- 

^ .do refta ad ifcior l’in verfo problema 
‘ di quelle forze, ficcome la facilità, 

con cui fifa oggidì tirar le tangenti in 
*ogni forta di curve , non impedifce, 
che non fi abbia a fpecular affai fu f 
inverfo metodo delle tangenti lonta¬ 
no ancora dai colmo di perfezione. Il 

famo- 
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famofo Sig. Newton ha bésl data una 
foluzione deli’inverfo Problema del¬ 
le forze centrali in generale > ma co¬ 
me detto abbiamo nei fecondo tomo 
del Giornale , fenza curarci di appli¬ 
car la fua foluzione generale a queir 
fpotefi particolare delle forze in re¬ 
ciproca duplicata ragione delle di- 
Itanzedel mobile dal centro, che pro¬ 
duce le fole fezioni del cono , con¬ 
tuttoché fu quell’ipotefi giri quali 
tutto il fuo hftema del mondo. Onde 
10 curiofo di fapere , fe da queìl’ipo- 
tefi particolare le fole tre fezioni co¬ 
niche abbiano da nafcere, ho tentato 
di fciorre il problema folamente per 
quello cafo, benché co’medefì'mi prin- 
cipj di metodo avelli potuto trova¬ 
re con tuttala facilità potàbile una_. 
foluzion generale per quallivoglia 
forza centrale*, epofcia fenza timor 
di commettere il grave delitto dire- 
petizione , mi prefi la cura di pub¬ 
blicarne la mia foluzione. Ne meno 
11 Sig. Gio. Bernulli ebbe fcrupolo d’ 
inviarne a Parigi le fue ingegnofità- 
me, come tutte le fue altre fcoperte, 
per comunicarle con quella famofilfi- 
ma Accademia Reale delle Sciéze,al* 

O 1 le qua- 
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le quali per Tamor, che mi porta , fi 
degnò d’aggiugner la mia . 

Prima di venire alla noftra follia 
fcione, farà di meftiere , il levare 1* 
equivoco d’una noftra affezione nel 
Tomo li. del Giornale, ove a c. 460. 
dilli, che queftoTroblema ìnyerfo del¬ 
ie for^e centrali, generalmente non fi 
potrà forfè mai fciogliere. Ma chi leg¬ 
gerà quello che immediatamente fic- 
gue:, ove apertamente difli , avere il 
Sig. Newton trovata una foluzione 
tale quale , facilmente s’accorgerà , 
ohe non vi s intende qual fi fia folli¬ 
none, fupppfta la quadratura delle fi¬ 
gure curvilinee , ma una foluzione, 
che produca fempre una. curva alge¬ 
brica, come in queiripotefi,che pro¬ 
ducono le fezioni del cono , ed altre 
curve geometriche. Ma fe il Proble¬ 
ma fciolto s’ammette (coinè fìimo, 
che ammetterlo fi debba,) quando V 
indeterminate colle loro differenziali 
fono feparate, e tutto il rimanente fi 
riduce alle quadrature delle figure 
curvilinee , benché quelle quadratu¬ 
re algebraicàmente , fempre averli 
non pollano ; in quefto fenfo confen- 

che il Próblema da’Sigg Newton, 
-;:j. Ji ~ c Ber- 
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e Bernulli , e poi dal Signor Vcr- 
zaglia generalmente è fciolto . E pu-^ 
re in quello fenfo ne daremo la no- 
ftra5tratta da principi faciliillmij fen- 
za fcrvirci del circolo combaciante la 

<*T ' .*V •• , . V 

curva .ne meno d’unaparticolar foi% 
mula delle forze centrali. Ma avanti 
di addurre il calcolo, mi trovo ih ob¬ 
bligo d’avvertire, che per comodo 
degli ftampatori cifer.viremo delmo- 
do Leibniziano in efprimere le fra- 
zioni> fcrivendo amendue i termini 
in una medesima riga , ma prima il 
numeratore, poi due punti, e imme¬ 
diatamente appretto il denominato¬ 
le , ficchè di due quantità, che han¬ 
no due punti in mezzo , la prima de¬ 
noterà il numerator d’una frazione , 
il,cui denominatore farà la quantità 

j 4 
ehe feguei due punti. Corne a dd\ì 

1 : —■ ■■ 2# ** - ' t ^ 

ydx—xdy denoterà la frazione 1 
r 1 4 '' , ->Ì 

a dd^ 
■■1 * 1 " if Z y 

: ydyc-xdx 
‘ 4 
a dd^ : ydx-xdy 

v > Ò 
Uiftdfo ,• ch4* 

7«" 4 



3i& Gìorn. De* Letterati 

4 4 
a a dd^ 

f s ■--. Onde le 
; -» 

* ydx—xdy 
fi troveranno più frazioni in una fila, 
il denominator di una fi dittinguerà 
con j dal numerator della feguente 
frazione, il che batterà una volta per 
tutte d’aver avvertito. 

II. Sì cerca T orbita *ABCD ( fig.IL 
Tav. IV. Tom. IL pag.466. del Gior¬ 
nale , per non moltiplicar fenza ne- 
cettìtà 1]numero delle figure ) che de- 
ferina dal Vianeta, quefìo di continuo 
venga {pinta dalle for^e centrali ten¬ 
denti al fuoco S, & in qualfivoglia 
modo efpreffe con Vindeterminate SC, C 
Collanti quantità. Oltre tutte le linee , 
che nel $. VlLpag. 462. Tom. II. del 
Giorn. erano a tirarli dal centro S coll* 
intervallo SB, deferiva!! l’arco BO , 
che feghi la SC in O , il qual’arco 
benché nella figura non fiaefpreflo, 
colla penna facilmente fifupplirà . E 
ritenendo i nomi delle linee nell’ac- 
cennato luogo , fieno ancora l’arco 
BQ n; dr > SB ovvero SC, che vi 

era £4 \f xx+j/y =3 ^. La forza cen¬ 
trale 
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trale in C, =! / efpreflfa con ^> e 
conftanti quantità , ila finalmente-» 
BC S ed efsendo OC =5 

2r 1 2l ^ ^ 

farà dr zi ds d^ zi dx 4* ■«* 
i ’■ 

c/c^ . Il doppio del triangolo SBC * 
ovvero SBO uguagliando il rettan¬ 
golo IBMN , darà %dr ~ ydx-xdy; 

% -——2, 2* 

onde dr zi ydx-xdy : ^ ^ 
? 2. „ 2i 

■f dy — d% . ( A ) 
III. Eifendo il tempo* in cui il Pia¬ 

neta defcrive lo fpazio CD, come il 
rettangolo coftante IN, cheè’l dop¬ 
pio del triangolo SBC ; la forza cen¬ 
trale /, ftaràalla DF =; *-%ddx*X 

4 
come a quantità coftante , ad 
---a 
ydx-xdy differenziale coftante,quin- 

f 4 
di nafce l’equazione •*- a ^ddx i.x 
-z 

za f , ydx-xdy . (E) L’equazione 
XX + yy ~ differenziata due 

z 

volte , darà xddx + yddy q- dx + 

21 1 
dy zi %dd% + S ovvero xddx 4* 

O 4 yddy 
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,2 z z - 

yddy =3 %ddx. + d\ — dx — dy 
( cioè per §. II. di quello ) s %dd% — 

2r 

<fr . Poi, itriangolifimili EFD , e 
CSK , danno ddy yddx : x > il 
che iofìituito neH’antecedente equa,. 

ziofie , fa, xx + yy , ddx : £ n 

Xl&XJ X- K^X - * (.cioè 

feflituendo ydx-rxdy. : ^ in luogo 
1 - 2 

di */r ) =j ydx-xdy : ^ 
4 4 -z' 

onde_« a %ddx :x n ydx-xdy \ 
' 3 4 
:? > —* a dd'X ( e per ragione dell* 

--r-Z 

equazione (-B) =5. f, ydx-xdy -, q«in- 
-:z 

.^i dividendo per ydx-xdy e molti¬ 
plicando per d^ , caveradi fd^~: 
>‘4 S •>'■ 4 . , itvì.-.- 
a d%: ^ ; -,n d:jdd^ : ydx-xdy . 
(Q i 

IV. Ora perchè ydx--xdy , è co¬ 
llante, fi poflonp trovare lenza veru¬ 
na difficoltà l intcgrali dell’equazioh 

iQ che diventa I ab -, ^ 
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a ; 2^ j — a d% 4 i> ydx-xdy . 
Fatte le integrazioni fecondo le rego¬ 
le già note del calcolo integrale;, e fi¬ 
nalmente quella ultima colle regole^ 
ordinarie dell’Àlgcbrà 3 fi riduce a* 
dr =5 ydx—xdy aad^: diviFo pet 

" “ - 'k 

yf abtZ-i'&Jfdx - a4.Che è l’equa- 

zione generale della curva ricercata . 
Refta ancora a far vedere > come da 
quella equazione abbiano da nafeere 
]e fezioni del cono polla f aag r 
^ 3 cioè in reciproca duplicata pro¬ 
porzione delle dillanze 7^, del mobi¬ 
le dal centro delle forze , giacché al; 
parere del Sig.Varignon ( che ha tro¬ 
vate anch’egli diverfe foluzioni di 
quello problema ) una tal deduzione 
non è piu facile dello fcioglimcnto 
del Problema iflefio in generale*, tan¬ 
to è lontano, che la cofa fià troppo fà¬ 
cile per impiegarvi un poco di tempo.. 

V,. L’ultima equazione del para-* 
grafo antecedente riducefi anche a 
ydx ~xdy : ^ aad7^: divifoper 

ZVdi'^ per 

mezzo dell’equazione -affilata a pia7 
O f cimelio 
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amento my =3 ex (ove m è inde¬ 
terminata collante } diven- 
ta edm : ce +■ mm ^ ; 

La pri¬ 

ma parte delFeqnazione antecedente 
P 3, fi trova efsere l'elemento d un* 
arco circolare t la cui tangente è =2 

divifoper lo, raggio C * ovvero un* 
angolo infinitamente piccolo. Donde 
è manifefto A che in qual fi fra i potè fi 
particolare * fe l’altra parte deli* 
equazione fimilmente ridurli potrà 
all’efpr e filone d un’angolo 3 la cui tan¬ 
gente fia uy data algebraicamente in. 

e colanti, e M raggio una data h , 
farà edm ; ce + mm ^ hdn : bh 
4*- nn 1 e polla e h ( il, che è 
fempre lecito 3 efsendo q 3 benché co¬ 
llante , d’una arbitraria grandezza ) 
farà eziandio m za n > e confeguen- 
temente m farti anche efprefsa in 
e collanti ; adunque ì’equazlone af- 
funta my z^ ex farà compofia dal¬ 
le fole indeterminate X5 y3 eco- 
{lanci , ovvero di due fole indgter-* 
minate x > e y la efsendo, ^ 

>/xx+ yy > onde polle le fuddette 
con di- 
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condizioni trpv era (fi Tempre un’equa¬ 
zione algebraica della curva ricerca¬ 
ta . Per applicar quella regola al no- 
flro cafo > ove / aag ^ j 1 
equazione (D) diventa cdnt •. cc 
4- mm acid^ *. divifo per 

%yjab^ + iaagv>~* a*( ovvero facen¬ 
do ’g cu aa • u ) dk i 

y/ab^r igu — un 3 ( cioè fatta V t# 
« £ + t > cbh. =J 

__i : \f hlj-tt. Ora effendo quell’ 
ultimo,, l’elemento dun’angolo , il 

cuifeno =2 yfhb-tt % e ’l raggio ni 
fia « la tangente dell’angolo , e 

t diverrà =2 hh : yjfbb^rnn , il che 
foftituito ìn luogo di f * e’l differen¬ 
ziale di quello in cambio. di dt y né 
rifulterà bdn *. hh + nn ru edm • 
cc 4* >. adunque effendo. c ^2 h % 
farà m =2 f? > onde avendo w :=; 

= £ il bb i 

)fhb*bnn \ farà da tfbh *\* nn =t 

4* nn + kh% 5 e perchè c=; 
t, ejjS » j my a ex diventa.* 

,, 0 6 «Jl 
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ny m bx ì cioè n =3 hx : y > è 

ìfbh'^+nn z=j b yjxx + yy : y zt: 
k% : y i foftituito poi il valore di 
^ ^ M -V. • ,t 

t/"bb + «« nell’equazione proflima^i 
antecedente , fi avrà un’akr-aj-la-qual 

ridotta , faràtf m ^ ’r) tu 
: > £ ~ £ ... 4 v -r 

if xx + yy affatto fimile a quella 5chq 
trovammo, pag. q6y. Tomoli, del 
Giornale, ove il divario con quella 
confitte folo nelle denominazioni del¬ 
le linee x effcndovi a ciò che qui dcr 

siota a*£ , e le b > c & X > eia che 
£ ' < • • •• {» 

qui è g , ò , & y. Adunque Fequai 
zione qui provala efprime general¬ 
mente le tre fezioni del cono, il che 
era a deter minarti . 

Da tutto quefto calcolo , ovvero d,’ 
no’ altro equivalente a quello ap.pa- 
tifee, che il cavare dalla foluzione 
generale dell’inverfo problema dej- 
le forze centrali, le fezioni del cono 
per i’ipotefi particolare di effefor^ 
reciprocamente proporzionali a* qua¬ 
drati delle diftanze del; pianeta dal 
centro delle forze * non è meno bre» 

ve 
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ve ddl’iftefTa fòluzione del problema 
generale , e che per quella cagione 
più breve era io fciorio a dirittura in 
queli’ipotefì fpeeiarle, come feci nei 
-luogo accennato del fecondo Tomo 
del Giornale , che di trovar prima 

-tana foluzion generale > e poi con al¬ 
trettanto , o forfè più lungo calcolo ^ 
dedurne quello che andava cercan¬ 
do. 

VI. Ma farà ormai tempo di venir 
alla fòluzione del Problema mento¬ 
vato nel titolo di quella diifertazid- 
ne. Per maggior chiarezza della mia 
amai ih , è neceflario di premette*- 
re il feguente > ma facili (limo lem» 
hifa, * * ' ; ' ' : 

Se per gli angoli D, e F di qualfi*TAV. 
voglia parallelogrammo DHFIpaferam 1v- 
no di fuori, /e <due parallele DB, FB \ 1 ** 
e fovra qucfle da ì quattro angoli ca 
deranno i perpendicoli DE; FV, HL, & 
ih prolungato in 0 ; fard fempre la 
di fianca DE delie parallele DB, FB, 
uguale alle HK & IL infieme ; e la 
di ftaniti FE delle perpendicolari DE 
& VE 5 che pafjììno per li me definii 
angoli D e F, eguale a DK —« DL, 
fé DE cade dentro l’angolo HDJy-come 
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$gi i. ovvero FE zz DK + LD3 fe U 
DE cade fuori dell'angolo HDL 

Il che effendo tanta facile a dimo¬ 
iare anche a' principianti , (limo 
fuperfluo di addurne la dimoia- 
zione * 

Corollario .11 lemmafullìfteràan¬ 
córa con tutto il fuo vigore nel cafo * 
che concorrendo le rette DB > FB x 
formino col fuo concorfo un’angolo 
infinitamente acuto x perchè in tal 
cafo , le linee concorrenti eziandio 
fono parallele 3 giacche concorrono 
foload una difianza infinita rifpetto 
a quella EF che hanno fra loro linee 
che concorrono * , 

VII. Problema . Dati due > 0 più 
centri in un mede fimo piano ? ver fio i 
quali fpinto un mobile in un rney^o refl¬ 
uente y con certe forz^y e date k leg¬ 
gi di (juefte for^e centrali infierne con 
quelle delle refificn^e del me^o fluido, 
ritrovare la curva * che l mobile in eflo 

• a v jfluido farà obbligato di defcrivere. Sia 
ABC la curva da defcxivere dal mo- 

Fig.fi bile projetto nel mezzo refiftente * e 
M, N i fuochi 3 ovvero centri* vcrfo 
de’quali le forze centrali dirigonfi. 
Prolungato Parco infinitamente pic¬ 

ciolo 
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ciolo della curva AB in L, fino che 
BD « AB , e tirate le DM, DN, da 
i centri M, N fieno deferirti per if 
punto R della curva , i menomi ar¬ 
chi BS> BTj e nelle rette DM, DN 
le parti DH c DI ( tali > che deferita 
to il parallelogramo DHFI Rangola 
inferiore HFi tocchi la curva in F, ) 
diano fra loro in proporzione delle 
forze centrali tendenti a i centri M, 
N. Da i punti H & I del parallelo¬ 
grammo cadanole HK & IL perpen¬ 
dicolari alla BL , e finalmente fatta 
BD se*. BE, tirili DE , e la diagonale 
DF del parallelogrammo . Di qui fi, 
cava, cheetfendo nel triangolo ifo- 
fceie BDE gli angoli BDE e BED 
eguali, efii faranno,ancora retti per 
cagione dell’angolo DBE ( mifiira 
della curvatura in B) infinitamente 
acuto,* farà dunque DE parallela al¬ 
le HK & IL. Ciò pofto. 

Vili. Il mobile feorrendo; l’arco 
AB con una certa velocità, e perve¬ 
nuto in B, farà sforzo di feguitar coi- 
1 a medefima velocità la fua primiera 
direzione fecondo la retta BL, male 
forze centrali, che fpingono anch’ effe 
il mobile fecondo le DM, DN verfo i 

- ^ centri 
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centri M Se N, obbligheranno il co’i> 
po di prendere una nuova direzione 
differente dalla BD, la qual rifilite¬ 
la dal concorfo delle impreflloni del¬ 
la forza proferente BD, e delle cen¬ 
trali efpreffe per DH, e DI, lati del 
parallelogrammo HI. E poiché giti¬ 
la la dottrina del moto comporto il 
roncorfo delle impreflloni delle due 
forze centrali DH, DI, Ila nella dia¬ 
gonale DF del parallelogrammo ; il 
moto refultante dalla forza projicien- 
te, e dalle centrali, farà comporto di 
due moti BD , e DF, e quelli com¬ 
pongono il moro fecondo BF. Adun¬ 
que avendo il mobile con una certa 
Velocità, in un tempo infinitamente 
piccolo , percorfo l’arco della curva 
AB, nel momento fufTeguente feorre- 
rà folo Tarco BF minor di AB, o di 
BE in un mezzo , che non refìrta al 
filo moto , che femplicemente chia- 
«neremo voto . Adunque in un mez¬ 
zo fluido e reflftence , come lofup- 
poniamo , il corpo neH’accennato mo¬ 
mento di tempo deferiverà uno fpa- 
zio Bg ancora minore di BF, che già 
è mortrato minore di BE,ovvero AB ; 
quindi fegue , che gE farà ia dim.inu- 

iiì'tn zione 
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zione dello fpazio , della quale Bg è 
mancante rifpetto al primo fpazio 
AB, e per confeguenza il mobile farà 
eziandio fcemato di velocità nel paf-* 
far di AB in Bg; ora perchè gli fce- 
màmenti di fpazio e di velocità fuc- 
cedono in tempo eguale a quello,che,l 
mobile impiega a percorrere colla, 
velocità intera , intero lo fpazio AB$ 
ftarà ló fminuimento di fpazio gE, 
airintero fpazio BE, ovvero ABjcomè 
lo fminuimento di velocità , alia ve- 
Iqcità intera. \ 

Prima di andar’ avanti , retta di 
ben avvertire, che tintele lineettein- 
tercette dalla retta BL, e Parco BgC 
eflendo infinitefìme del fecondo èra- 
do > quelle del -primo faranno ripiH 
Taremguali , quando tra loro differii 
ranno folo d’una di quelle intercctte* 
ovvero duna infinitefima del fecondo 
ordine. :: .] y 
: 1X.I Sieno MB et" x > NB y 
BR il femidiametro del cerchio com- 
baciante la curva in B, rzj y; la_* 
forza centrale che tende al fuo'centro* 
M, tn f y quella che tendealcentro 
N ^ g y la refìftenza del mezzo 
fluido in B,‘ ». R , kdenfltà dell» 

‘V:: mate- 
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materia zi la velocità con cui il 
corpo fcorre l arco AB zi u y lo 
fcemamento di quella velocità s *— 
dii) SG zi SD zi dXy BS zz da ; CT 
zi DT zz dy \ BT =5 dfi; BG tz 
Bg zi BF tz BE tu AB zz ds » 
DH zz d®. Et elfendo DH . DI : : 
f.g j farà DI zi gda>; f. E i trian¬ 
goli limili BDS y DHK > renderan¬ 
no DK :=! dxd® :ds. e KH Zz dudu: 
ds\ e i limili triangoli DBT e DIL*, 
DL tz gdyda' fds 3 e IL tr gdgda: 
fds. Oltre ciò le tre BR.,BE,&ED 
eflfendo in continova proporzione, la 

DE farà zi d*Z: r \ Ma per il lem¬ 
ma 3 fi ha DE =3 HK + Lljovve- 

» 

ro ds : r zi fdadv 4- gdfdd® : fds * 
(E) e FE m DK — DL zi fdxd» ~ 
gdyd*>: fds. Ma per quello sè detto 
nel fine del Vili, di quello, Bara 
g E. BE : ; — du. u ; quindi nafce-* 
gE zi — duds : « =? gF FE $ 
adunque gF zz — duds : u ; —FE 
zi — duds : u -, — fdxdto -f gdyda> : 
fds. Ora elTendo g F parte dello fmi- 
nuimento di fpaziogE, cagionata-* 
dalla refiftenza del mezzo in B 3 e 
confiderando la relillenza come una 

for- 
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forza collantemente applicata al mo¬ 
bile , lofpaziogF farà come la re- 
fiftenza R moltiplicata col quadra¬ 
to del tempo *, il tempo è come io fpa- 
zio AB divifo per la velocità u , con 
cui elio fpazio viene fcorfo, cioè 

ds: u . Adunque g¥ tu R ds : 
uh ; ovvero foftituendo il valor di 

^F-, R fds £r -fududs~ —fuudxdm 
-b guudydto ( F ) 

Medefimamente lo fpazio DH ca¬ 
gionato dalla forza centrale/, è co* 
me detta forza moltiplicata col qua¬ 

drato del tempo*, cioè d*> tz fdt : 
un. E foftituendo il valor trovato di 
ri# , nell’ equazioni ( E ) e ( F ) fi 
avranno due altre (G) &(HJ liberate? 
dall’ incognito differenziale d<v. 
uh ^ frd& 4- : ds. ( G ) 
R ds tu — udii — fdx -f* gdy. (H) 

Ora quefte due equazioni , piena¬ 
mente fciogliono il problema, per¬ 
chè nella ( G ) effendo 14 data nelle 
indeterminate della curva, cioè con 
le variabili x,y, da,, dff, àxydy^ec* 
e collanti, e R fempre data in a, e 
neU’indeterminatedella curva, farà 

pure 



5 3 z Giorn. De’ Letterati 
pure la medefima R data nelle fole 
indeterminate della curva, e collanti 
quantità j adunque foftituiti i valori 
di R, e di udu neH’equazione ( H ) , 
fi troverà Tempre una, in cui altre 
indeterminate non v’entreranno, che 
quelle della curva, la quale per con- 
fequenza efprimerà la natura della 
curva defiderata, Il che era a tro- 

• ... r- 

v^arfi. : , • ; . \ ' 
SeR,ej^ o> nell’equazione (H), 

farà udu =3 fdx , ed integrando 

-uh tr -ab f fdx > cioè n £5 

db *«*h i • Ora perchè lo fpa- 

ziopercorro ì5(J ila come il tempo 
jnoltiplicato colla velocità u * dui!-» 
que fe il tempo (la come il rettane 
golo. MBS doppio del triangolo 
BSM ? farà aad$ jr uxd* xd* 

y ab — a. jjdx. quindi fi cava S2 

' ■ 1 — ■ i . •—4 
^ ; J- 

$àdx : sf abxx — ixx^fdx — a* * ecc'd 

dunque un’altra foluzione dellVin- 
verfo problema delle forze centrali, 
affatto concordante con quella diso¬ 
pra, V. ' ^ • :•> 
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: IX. Per Jo fcioglimento del Pro¬ 
blema propoflonel Tomo III. di que¬ 
llo Giornale , pag. ^©3. ove fi tratta 
di ritrovare la forza centrale requifi- 
taadiin mobileper defcrivere in tiri 
mezzo fluido e refiftente al filo mo¬ 
to, una data curva , eflendo la refi- 

Yl * - „ 

{lenza R ir u ^ , cioè proporzio¬ 
nale alla velocità (u ) del mobileele- 
vataaqualfifia dignità (n) e molti? 
piicàtaper la denfità ^ del fluido re¬ 
fluente *, Bafta di annullare nelle 
equazioni G & H le g , e mettere 

u - ^ in luogo di R , e quelle equa¬ 
zioni diverranno tz frdy : 

# .. • 

{L) « ir — udii *~fdx . ( M ) y 
qui fla tfy' in luogo di du per ac¬ 
comodar le nojflre formule a i firn- * v • ■- > 1 , 
boli dclTaccennato luogo del Gior¬ 
nale Ora foflituendo uuds : rdy. in 
vece di / nella formula ( MJ , 
dividendo per uu > avremo 

'■» — "^^.5 \y l 

du 
V ì in-z 1 \, \ \ 

-jrpdx -f- h adx jr e(0),ove 

f ds : rdy, e qdx rj- %ds . E fe¬ 
condo il metodo del Sig^Bernulli pet 
feparar Bindetlsr minate con le loro 

ì.j. diffe- 
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differenziali, regiftraco negli Atti di 
Lipfia i6$y, pag. n6, pongo u r 
MN, e ciò foflitnito nella formula 

dM dN 

( O) > da — -i— -f pdx Hh 
M N 

fi—z tt—z 
M N qdx r o > e poi faccio 
dM _ 
— r pdx}onde log. M r 
M 

r (facendolog. cri) ~pdx in 

—/pdx 
log. cj quindi M r c j fafà 

«—1 7*—2, 
pofeia — M N qdx r *—• 

N 

n—i — «-J-1 /pdx 
N e qdxy ovvero, 

I—« > Z—ff/pdx 
N dN r c qdx » & inte- 

z—n 
grando , e riducendo N r w—* 

z—ft/pdi z-n 
f*c qdx, cioè N r t/ «*“•* 

/' z—n/pdx 
c qdx ^dunque u ( r MN ) 

—/pdx i-m p, z—n/pdx 
c ' i/ »-z y c qdx 

la 
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la formula L da / ts uuds: =5 
> dunque farà 

f = pc 
-ifpdx 1 -tn 

y/n-ij 
z -n. 

C qdx 

nella fuppofizione, che il mobile vada 
all’insii della curva di B verfo C , 
ma fe andafle all’ingiù di C verfo 
B, ne rifulterebbe 

—zjpdx i-—in 1—ttfpdx 

f- Pc \tl-np qdx . 

Adunque in nitfim cafo può venire 

t-fpdx 
_ * l->» !!IZl 

f~c \fi^n r a fpdx 
a J C qdx , 

ove m ~~ come nelle mie formu* 
2» * 

Je, & a — r. 

AR~ 
1 

) 
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ARTICOLO XVII. 
» .. 

Pjflretto d'una lettera del Sig. V à- 
; rignon delly\Acmdemia Elegia delti 

Sciente di "Parigi , ad un fino ^Amico 
in Italia, circa la controverfìa dei 
piu ch’ infiniti j tradotto dal Fran- 

1 ' cefe in Italiano. 

HO faputo , alcuni giorni fono, 
da una perfona tornata d’Ita¬ 

lia , che *1 trattato De Infiniti* infinito- 
rum del P. Grandi è ftampato . Sono 
affai defiderofo di vederlo, benché 
non ifperi trovarvi dei piu ch'infiniti9 

cioè de i piu eh'inefàufiibili dimoltrati. 
Sarebbe fcherzare , e muover pura 
quiftione di nome , il chiamar più eh* 
infinito, un’infinito maggiore’'d’uri* 
altro j imperocché con tutto ciò non 
ceffa di efler’infinito, e farebbe co¬ 
me chi nominaffe , più che finito un_» 
finito maggiore cì*un’altro. Non»* 
credo, che ’l P. Grandi vedendomi 
adoperar il calcolo infinitefimale , 
polla dubitare, ch’io ammetta gPInfi- 
niti di varj ordini y o gradi, gli uni 
infinitamente maggiori degli altri , 



- 
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anche ali’infinito.Imperocchè pigliane 
do</;r,infinitefima di*, quella prò-* 

rr j XX X^ 
greffione ^ dx.x, . — . - . ect 

dx dx2, dx\ 

fa infinite volte maggior di x % 

^ infinite volte maggior di 
dxz dx 

una infinità d’infinite volte maggior 
di dx,ec. ficcome appunto ~ x> dx. 
dxz dx$ dx4 , . , 
~ ~ • *- > ec, produce degl infi-i 

xx x3 

nitefimi infinite volte minori gli uni 
degli altri. La quiftione non confitte* 
le vi fieno infiniti maggiori di altri in¬ 
finiti,* ma folo, feciò che’lSig.Wallit 
nominava più cì? infinito, fotte pur in¬ 
finito, efe l’efprettìone diquelTaria 
Iperbolica per aver un Denominatore 
negativo fotte perciò più ch’infinità/) 
anche fempliceméte infinita. Secondo 
quetto principio,non vi farebbe quan¬ 
tità negativa _ a, *— i ec. che non 
fotte più ch’infinità , attefo che 
a z 

cc; il che farebbe patente* 
Tqmq V\ P men^ 
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mentefalfo, Bifogna dunque, che! 
P. Grandi voglia chiamar più ch’infi¬ 
nito un’ infinito d’un grado fuperiore 
ad un’altro, il che farebbe una pura 
quiftion di nome , e non quella del 
Sig.'XVallis, di cui folamente fi tratta 
tra noi. Che che ne fia, a mo troppo la 
verità,per non poter non riceverla da 
qualfifia parte, che effa mi venga pale- 
fata . Onde fe il P. Grandi me la farcì 
vedere, quando avrò ricevuto il fuo 
libro , me gliene profefferò affai ob¬ 
bligato . 

ARTICOLO XVIII. 
Studio d'^Architettura Civile jopragli 

Ornamenti di Tortele Finefire, tratti 
da alcune Fabbriche infigni di Poma 
colle mìfiure, piante , modini y e pro¬ 
fili . Opera de piti celebri ^Archi¬ 
tetti de i noflri tempi • Tubblicata 
fiottogliaujpicj della Santità di Tgo- 
(ÌY'O Signore Tapa Clemente XI. da 
Domenico de* RpJJì. In poma > alla 
Tace . 1701. Tarte Trima . Iil_. 
142. foglj imperiali. 

Uantunque fra le (lampe di Do¬ 
menico de’ Rofll molte, e mol 

te co 
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te cofefottero , cheo fcioltein carte 
particolari a o unite in libri potettero 
a i moderni Architetti fervir di fcuo- 
la 5 e di regola ai ben operare nell* 
cfercizio dell arte ; mancavano tutta 
volta di vedervi!! varie opere d’eccel¬ 
lente maeftria , dalle quali fi dimo- 
ftratte il vero buon gufto, e la finezza 
della medettma arte , fu cui potettero 
eglino perfezionarli , e fervendoli 
della fcorta diprofettbri celebratili!- 
mi eternare anche etti il nome loro 
colle più giutte regole, ed anche coir 
imitazione. Pensò egli dunque di da¬ 
re alle (lampe un nuovo ftudio d’Ar- 
chitetrura moderna , nel primo tomo 
del quale fi prefitte nelPanimo di non 
volervi intagliare, fe non porte, e fi- 
neh: re co’loro ornamenti, come era¬ 
no fiate inventate , difegnate , e mefi¬ 
te in opera dagli Architetti, a i quali 
fu commetta la cura delle fabbriche , 
da cui fono fiate tratte . Ben è vero 
pero, che in più d’un luogos’èpar¬ 
tito dalla conceputa idea ; conciottia- 
cofachè avendo egli avvedutamente 
considerato , che molti fimili orna¬ 
menti fpiccano meglio, e a maravi¬ 
glia , fe accompagnati vengono da_« 

P 2. certi 
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certi altri, che l’ariefice ha mélTò4o- 
ro accanto, dove che collocati fenza 
ehi, o infito meno dicevole perdo¬ 
no molto della vaghezza , e maeftà 
loro, e non moftrano sì bene le pro¬ 
porzioni , e l’artifizio , s’c lafciato 
volentieri indurre ad aggiungervi 
molte parti riguardevoli di edifizj , 
che fon fuori del foggetto princi¬ 
pale di quell’opera : come farebbe a 
dire: Parte del profpetto del Palaz¬ 
zo de* Confervatori in Campidoglio , 
il portico del medefìmo > parte del 
profpetto efteriore, e interiore del¬ 
la Bafilica Vaticana , la pianta del 
Cortile, e de’ Portici del Palazzo Far- 
nelìano, l’ornato del primo, del fe¬ 
condo, e del terzo ordine , e il cele¬ 
bre cornicione del medefìmo Palaz¬ 
zo , architettati dall’ incomparabil 
Michclagnolo Buonarroti *, parte del 
profpetto del Palazzo del Sig. Duca 
Caffarelli fabbricato col difegno del 
famofo Raffaello d’Urbino > il prof¬ 
petto del primo ordine dei Palazzo 
Farnefiano d’Antonio da S. Gallo ; la 
gran nave, ed una delle nicchie de’ la¬ 
ti della Bafìlica Lateranefe , eia fac¬ 
ciata laterale del Collegio de Vropa- 

ganda 
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ganci a Fide del bravo Cavaiier Bor- 
romino ; la facciata del Palazzo Bar¬ 
berino , nell’adornar la quale s’ado* 
perarono canto il lodato Borromino, 
quanto il gran Cavaiier Bernino j e-, 
altre più cofe in fomma, che agli flu- p* 
diofi dell’Architettura pofiòno dare 
moltiflimi, e chiari lumi , e appor¬ 
tare feg naia ti filmo giovamento; maf- 
fìmaméte,che tutte quelle opere,fcel- 
refra le più riguardevole accredita¬ 
te, fono fiate qui polle con tutte le 
mifure, regolatea palmo Architet¬ 
tonico Romano , colle piante , pro¬ 
fili , e modini delle me de fi me , acciò 
nulla manchi alla perfezione del la¬ 
voro, ed ainftruzione altrui . Que¬ 
lla gran diligenza è dovuta al Signor 
Alessandro Specchi , il quale \aj 
hadifegnate, mifurate, ed anche-» 
incagliate. Sono elleno una piccola,' 
ma preziofa porzione de’ fuoi incef- 
fanti ftudj nell’arte ; poiché non ha 
egli lafciato, per cosi dire, veruna 
faffo dell’antica, e moderna Roma , 
cui egli non abbia efattamente mifu- 
rato , e diligentemente difegnato ; 
donde a prezzo di tante fatiche , ac¬ 
compagnate da unammirabil talento* 

P 3 lia 
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ha potuto far acquifto della buonaJ 
maniera , e perfezionare il fuo buon 
guiìo nell’architettura , e avanzarli 
di credito, e di nome tant oltre, che 
pare,che abbia rifufcitata quella bell* 
arte in Roma , dopo la morte del 
Bernino a gran fegno decaduta *, co¬ 
me lo fa conofcere l’efperienza , ve¬ 
nendo egli adoperato dal Sommo 
Pontefice didimamente da ogni altro, 
fpecialmente nelle cofe più difficili, e 
in quelle , che qualche altro ha po¬ 
tuto incominciare, ma non condurre 
a buon fine, come fi può dire della-» 
bella Cappella Pontificia a S« Seba- 
fìiano. Si fono dovute dire tutte que¬ 
lle cofe per dimoftrare il fummo pre¬ 
gio della prefente Opera , e per da¬ 
re ad intendere la diligenza, ed efat- 
tezza praticata nel compilarla , ficco- 
jne anche per far fa pere , che ovun¬ 
que avvegga di trovare odifegni, o 
dfampe di queffiuomo , debbono nella 
puntualità delle mifureefier preferi- 
tea quelle degli altri Architetti, fu i 
difegni del quale fi ila prefentemente 
intagliando da Frdncefco\Aqnita la fe¬ 
conda Parte # prometfa dal di chei> 
.quella fu pubblicata . 
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ARTICOLO XIX. 
, f 

'•« -è 

Lucìmetro, t? mifura della Luce* 
Opera av Invenzione* tradotta dal 
France/e * et. da Domenico Cec- 
chi > Cafliglioncfe >ec. In Tadova * 
nella Stamperia del Seminario*! 707. 
in 4. pagg. 48. fenza le prefazioni 3 
con due figure dell’ordigno per 
mifurare la luce * 

ESsendo nata quiftio-ne fra alcuni 
Letterati intorno all'Autore * e 

al Traduttore del fuddetto libro,e in¬ 
fino circa la verità dell’ordigno , con 
cui deefi mifurare la luce * abbiamo 
Rimato bene darne di tutto in fuccin- 
to quelle ficure notizie r che ci è ve¬ 
nuto fatto d’avere , per foddisfare 
alla dotta curiofità d’alcuni >. che ce 
ne hanno fatta ricerca. 11 Tadre Fran- 
cefco-Maria, Capuccino ,è il vero Aif- 
tore dell’Opera,benché non fi nomini 
nella Traduzione , come caviamo 
dall’originale Francefe, Rampato ih 
Parigi n-el 1700. e approvato dal ce¬ 
lebre Fonienelle * Segretario dell’ 
Accademia Reale delle Scienze.. Non 

4 ve t 
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ty'è dunque da dubitare, che l’Opera 
non fia tradotta dal Francefe , come 
malamente hanno alcuni dubitato , e 
non fia dell’Autore predetto. 

Il Traduttore è fiato pure un C£- 
puccino ,cioè il Padre Serafino daCa- 
ftiglione, il quale, fecondo l’ufo del¬ 
ia fua Religione , che vieta a’ fuoi fi¬ 
gliuoli di no iftampare3che cofe facre, 
hamodcftamente occultato il fuo no¬ 
me, ponendo quello > che aveva al 
fecolo col fuo cognome , e patria * 
Così fece il Padre Liberato da Scan¬ 
diano , Capuccino anch’cflfo 3 che die¬ 
de alla luce quel famofifiimo libro 
De rara Medicatione vulnerimi > feu de 
Vulneribus raro traffandìsy ec. fotto il 
fuo primo nome > cioè di Cefare Ma¬ 
gati Scandianefe > Tubblico TrofeJJòre 
di Medicina neimiufire Studio di Fer¬ 
rara j ftampato in Venezia da Gio.Ja¬ 
copo Ertz l’anno 1676. e così ultima¬ 
mente ha fatto il Padre Tetronioy pur 
Capuccino, nella fua Lettera di Rag¬ 
guaglio di varie Qflervanioni nuove ne9 
Vermi del corpo umano fatte dal Signor 
Vallifnieri y flampata nel Seminario di 
Tadoa l'anno 17o^.fotto nome di Roc- 
to-DomenicoMaJlagni 3 che fu il fuo 

nome. 
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nofne , e cognome al fecolo , e così 
tanti, e tanti altri, molti de’ quali 
pofiono vederli nella Biblioteca di 
queft’Ordine , e ne* fuoi ^Annali. 

Se poi riefca , ed abbia effetto l’or¬ 
digno di mifurare la luce, ci rimet¬ 
tiamo al Sig. Vallifnieri, al quale fu 
dedicata la Traduzione , e che fece 
fubito fabbricarlo; e Tappiamo aver¬ 
ne lui fatte le neceflarie prove , che 
gli fono felicemente riufcite. Anzi da 
due lettere già ftampate nel Tom. VI. 
della Gallerai di Minerva , (a) veg- 
giamo eflerne fiata rifatta con fortu¬ 
na la prova in Bologna . Quefte due 
lettere furono fcritte al Sig. Vallifnie¬ 
ri fuddetto dal Sig. V ittorio-Fran- 

Cesco Stancar! , benché fi taccia il 
nome nella Galleria mentovata y c 
perchè quefte trattano di migliorare 
l’invenzione del Padre Franccfe, e fo¬ 
no d’un noftro Italiano, ci faremo le¬ 
cito di darne una breve notizia , non 
facendo eftratto del libro, perchè, 
come ci fiamo dichiarati altre volte , 
non è noftro inftituto il riferire il 
contenuto de’ libri, che fon tradotti. 

Dice nella prima lettera, che tro 
P I va P 

(a) B art.VI. ^.1*0» 
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p.140. va l’invenzione del Lucìmetro molto 

naturale , e molto facile , benché F 
efecuzione fi a dall’Autore propofia in 
maniera,che pare alili poterli nota¬ 
bilmente abbreviare . Penfa, che fi 
-difpongano i vetri uno immediata¬ 
mente fopra Paltro in un piccolo , e 
comodo cannoncino, aliai più agevole 
a maneggiarli , fermando l’ ultimo 
con un cerchietto di fil di ferro , o d’ 

'• ottone . Confetta 5 chequefto ftru- 
mento può fervire per paragonare la 
forza del lume , chevieneda un’og¬ 
getto-,. alla forza di quello , chevie¬ 
neda, un’altro , almeno per quello , 
cheimporta il piò, e’1 meno*, ma con 
rutto ciò parca lui,che manchi il più 
a limili finimenti, che mifurano qual¬ 
che .qualità 5 quando il fondamento 
loro non li renda tutti uniformi , e 
concordi ; veggendofi chiaramente , 
che s’egli fi ferve in Bologna di laftre 
di crifiallo, che non fieno della fletta 
qualità, grettezza, e pulitezza, che 
quelle, delle quali ilSig. Vallifnien fi 
ferve in’Padova > o in qualunque di¬ 
verto luogo , non mai fi faranno Lu¬ 
cimetri , che vadano d’accordo, oltre 
alla difiìcultà, che qtiefto finimento 

debba 
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debba fupporre un5 uguaglianza di 
perfezion nelle ville.. Non illima per 
quello la nuova invenzione inutile af- 
fatto,mentre anche i Termometri fo¬ 
no (lati fin qui del medefimogullo, e 
pure fono fiati in ufo tali.quali fi ave¬ 
vano j fino a tanto che il Sig, un¬ 
tori ha propoflo il fuo , che per verità 
{lima ottimo. Giudica dunque , che 
anche a quello fia per darfi un giorno 
Tu Iti ma mano , e che non fia llru- 
mento equivoco 5 ne abbia bifo- 
gno della, compagnia del Barometro • 
Stima tutte l’invenzioni nuove v ben¬ 
ché non fieno perfettilfime , mentre 
chi mette , come fi fuol dire, le mani 
in palla , trova , che colla troppo ca¬ 
ra una notizia: che per altro d&cofe> 
che prima parevano di niun conto, fi 
veggono piu volte nafeere. verità im- 
portantilfime ..Conclude quella lette¬ 
ra col moilrare la flima , che fa dell3 
invenzione del Lucimetro , ma per 
quello , ch’ella è, cioè a dire , come 
un principio, fui quale fpeculando>fi 
polla alcuna volta palfar piu avanti, o 
dal quale almeno abbiamo uno lini¬ 
mento , che pofi'a edere di buon’ufa 
in molte occorrenze.. 

P & Nella: 
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Nella feconda lettera troviamo^ 

che al detto nella prima aggiugne 
due cofe . La prima fi è , che può por¬ 
tar varietà neircilervazione i’inegual 
forza del fenforio d’uno Hello ofier- 
vatore > la qual dipenda non folamen- 
te dal vario abito , e coftituzione del 
corpo 5 ma dalla varia imprefiione 
ancóra fattavi antecedentemente dal 
lume ? con cui gli oggetti prima fi 
vedevano. L’altra rifiefiìone fi è , che 
forfè potrebbe ridurli il Lucimetro 
alla fila perfezione, fervendoli del lu¬ 
me del Sole per mifura filfa , a cui li 
riducelfero le altre tutte . Prevede, 
quante obbiezioni potrebbono farli 
alla fua propofizione > con tutto ciò 
s’appella alla pratica , e crede aliai 
fermamente, che con tutta la diver- 
iìtà de’ fenforj (fuppofli però quelli 
almeno di mezzana virtù) e con tut¬ 
te le obbiezioni da lui fatte , e che 
polfono farli da altri , che fi trove¬ 
rebbe quello lume folare fempre d’ 
tino (Iellanumero digradi , quando 
a quello fine fi fcegliefle fempre uru, 
tempo chiaro > o fi afpettafie fempre 
il Sole alla medefima altezza . Ciò 
fuppofto alferifce y che non, farebbe 
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difficile con una femplice regola del 
tre il poter guidamente paragonare 
infiemele offervaziom fatte in divedi 
luoghi, il che principalmente dee erì¬ 
gerli da quella forta d’inflrumentù Si 
fpiegacon un efempio. Intendali co¬ 
munemente predo tutti il lume del 
Sole divifo ugualmente in cento par¬ 
ti y o fieno gradi . Quello lume dei 
Sole fia poi odervato da lui in Bolo¬ 
gna , verbigrazia con 24. vetri . Si 
mifuri poi da lui un’altro lume , ver¬ 
bigrazia della Luna, collo, (ledo Lu¬ 
cimetro, equeflo lo trovi mancare , 
per efempio, con fette vetri. Si faccia x 
come 24. a 7. cosi 1 oo. ( ch’efprime il 

lume del Sole] a 19. -i,e di 2g.gr. e-^ 

dice edere il lume della Luna . Ciò 
pollo fuppone , che un fuo amico a 
Parigi tenti la {leda cofa , ed abbia-» 
trovato mancare il lume del Sole con 
2 2. vetri y dice, che farà forfè vero, 
che coftuiperda il lume della Luna»* 
con g. o io. vetri, e che però fatta la 
regola del tre , come fopra, ne ven¬ 
galo ftedo numero digradi 1% il che 
appunto egli odervò a Bologna colpa 
fuo Lucimetro, Suppone ili quella of¬ 

fe rv** 
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fervazione , che la Luna pure hall 
olfervata di concerto alla medelima 
altezza , e a tempo chiaro . Se egli 
dunque 5 parlando con tutta mode- 
Lia ,, non s’inganna , fi darebbecer- 
tamente in quella maniera una buo¬ 
na perfezione al Lucimetro, dando¬ 
gli quella mifura univoca , e che ac¬ 
corda fse le ofservazioni fenza erge¬ 
re la totale limiglianza degli Lru- 
menti 3 che fenz’altro farebbe im- 
praticabile. Conchiude anche quella 
lettera conciò , che afserì collante¬ 
mente nell’altra , cioè efserenel fuo 
grado da Limarli , e che con tutte le 
fue imperfezioni non è punto infe¬ 
riore a.’ Termometri Fiorentini ufa. 
ti lino ad ora > che non è poco . 
■„ Ci reLa folo da avvertire > che chi 
traduce conlimili opere dalridioma_ 
diramerò nelFItaliana favella y non L 
diffonda in cofe fue r non aggiunga , 
ne levi, ma interpreti: con ogni più 
purgata 3 e fcrupilìofa efattezza i ter¬ 
mini proprj del fatto rdi cui li tratta , 
o procuri d’efprimere 3 e di traslata- 
re nettamente almeno i fenli 3 non_» 
mutando il titolo , ne Lordine tenuto 
dal primo Autore, i quali, fe li mu? 
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tino > fono cagione di molti fconcerti, 
e confnfioni, e ne meno taccia il nome 
del proprio legittimo Autore: altri¬ 
menti fi corre pericolo d aver poca 
lode, come accaduto a molti fcrit- 
tori, e fabbricatori di limili traslata- 
menti di poco buon guflo . 

Altro non aggiugniamo , fe non 
che eifendo quella nuova invenzione 
fiata propofla dall’ Autore a'Signori' 
dell’Accademia Reale delle Scienze, 
e delie belPArti, e dipoi prefentata 
al Sig. Abate Bignon , Prefidente di- 
gnilfimo delia detta ; ed approvata 5 
ed applaudita, cornei! vede dall’Ap¬ 
provazione del Sig. Fontanelle in fine 
delPOpera, e finalmente onorata con 
Privilegio da quel gran Monarca , e 
gran Mecenate delle Lettere, e de’ 
Letterati , ci maravigliamo , come 
fiapoi fiata polla in filenzio , ne fieno 
fiate fatte quelle ulteriori fperienze, 
ed offervazioni , che poAfono rendere 
Tempre piu chiara , e migliore quella, 
curiofa-invenzione ,, . 
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ARTICOLO XX 

De Hydrope, ejnfqm caufis, Exercitath 
Medica Antonii Dominici 

Gott i 5 Fiorentini. Fiorenti&, Ty- 
pis Michaelis T^ejlenus , C^* cintomi 
Borghigiani, 170^. 4. pagg.71. 
fenza la dedicatoria , e laprefazio® 
ne al lettore, 

’ divifo tutto il Libro in fette Cà- 
JLj pi. Nel primo pone l’occafionc, 
che ha avuto di fcrivere, e l’ordine, 
che vi ha tenuto. Quella è (lata la grà 
copia d’Idropici,che da molti anni ha 
enervato in Firenze*,e quello è flato il 
trattar prima deir Idropisia fecondo 
gli antichi, di poi de’ canali linfatici, 
della linfa,del fuomoto>ed ufo;in ter¬ 
zo luogo lefporreil piu vero fiftema 
di quello male cavato dalle oflfervazio- 
ni de’ moderni,e finalmente di fcédere 
a ponderare le cagioni dell’Idropisia . 
Si dichiara di non volerli fermare alla 
cura di quefto male, non prometten¬ 
do , che un’efito funelìo: del cheli 
lamenterebbe forte il gran Saccone (a) 

(a) De Aag, Seleni. 
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di ftYiiUmio > mentre brava contra 
Galeno, perchè (labili molti mali in¬ 
curabili , levando così di fperanza i 
venturi medici, e gl’infermi, prò- 
fcrivendo quali le loro vite * renden¬ 
do i poderi oziolì, fcufando la loro 
ignoranza , e aflegnando termini 
alla diligenza . Pretende il Sig. Gotti 
di voler curare quell’idropisia, che 
non vi è ancóra > cioè quella, che può 
elfervi 5 volendo combattere non coll* 
inimico prefente , ma folamente col 
fofpetto anche remotidimo del mede- 
lìmo . In tal manierali contenta con 
molta modedia di poca gloria, fegii 
bada l’ombra fola> ed anche queda 
lontanidìma, ed incerta . 

Nel fecondo Capo apporta la fen- 
tenza de’Medici antichi intorno ali’ 
Idropisia 5 e narra le cagioni della-* 
medelìma fecondo il loro lidema , già 
rancido 3 e caduto da fe meddìmo , 
onde da’più limati li dima bene la- 
fciargli nel loro vecchio decoro , e 
non turbar più quelle ceneri beneme¬ 
rite . 

Nel terzo Capo defcrive i canali 
linfatici, e la linfa 5 e nel IV. pianta il 
fidema deiridropisxa, fecondo i ri¬ 

ero? 

P* 4* 
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p. 16. trovamenti de’moderni. Così ne’fe- 

guenti difcorre delle cagioni piu re¬ 
more, acciocchègli uomini le frigga¬ 
no, come appena conofciute ,per non 
incorrere in un tal male: quindi è, 

£,2,8e che cerca nel Capo V. come per una 
fmoderata emorragia , fi pofla cadere 
nell’accennata indifpofizione 5 il che 
inoltra nel Cap. VL poter fuccedere 
ancóra da troppo larghe bevute 5 e fi¬ 
nalmente nel Capìtolo ultimo tratta 
del pericolo dell’Idropisia dal vino, e 
dallo fpirito d’efio in troppa copia 
beuti 5 e incidentemente dell’ufo fmo- 
derato del Cioccolate» 

ARTICOLO XXL 

Elogio del Sìg.ViNCENzro Pasqualigo, 

Gentiluomo Veneziano, già Tubblì- 
co Lettore di Fi loffia nella patria>. 
Eledone del Sig. Bernardo Triv.i- 

sano , Gentiluomo Veneziano 5 alla 
medefma Lettura; e Jgotigie intor¬ 
no ad altri infìgni Patrizi, che nella 
ftefla fiorirono .. 1 

' ' L» , *: • 

FR la morte del Sig. Vincenzo 
Vafqualigo y Gentiluomo Ve¬ 

nezia- 
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neziano, è vacata la pubblica Letto» 
ra di Filofofia , da lui foftenuta aitai 
onorevolmente nella Tua patria per lo 
fpazio di quali 40. anni continovi .» 
Nacque egli di Giajifrancefco.figliuo¬ 
lo di Andrea Pafqualigo , Famiglia.» 
nobili (lima nella Repubblica, , li 7, 
Maggio de,IFanno 163 5?.Nella Piloto- 
fia Ariftotelica , alla quale fu tempre 
appafilonatamente attaccato , fece no¬ 
tabili avanzamenti 5 ottenendovi la 
laurea del Dottorato > e cercò tempre 
nella buona Morale non meno di ado- 
trinare la mente , che d’inftruire la__, 
vita . Nel 1671. pubblicò dalle flam- 
pe di FrancefcoPodio in Venezia , in 
quarto, la (j allerta de Bj tratti Morali7 
la quale, febene nello bile fi rifente 
deptecolo, in cui fu tcritta > merita 
però le tue lodi per quel buon fondo 
di favia dottrina, di cui.l’Autore l’ha 
fparfa . Quell’ Opera gli guadagnò 
tanto applaufo , che nel Dicembre^* 
dell’anno medefimo etfendo venuto a 
morte il Senatore Gìambatìfia Conta¬ 
rmi y il quale avea fofìenuta per mol» 
tifiimi anni con fomma riputazione^ 
la cattedra di Filofofia nella patria , 
folita fempre conferirli aduno dell’ 

Ordi- 
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Ordine patrizio , gli fu dato il Paf- 
qualigo per fuccelTore, e Tene fece P 
elezione dal Senato addi 13.Dicem¬ 
bre dell’anno fuddetto . Di là a fett’ 
anni, cioè a dire, nel 1678. flampò 
egli le fue prime otto Trohtfioni Filo- 
fofiebe, intitolate da lui : Trcdeftiones 
geniales ad Tbilofopbiam (a) , accom¬ 
pagnandole con una introduzione, che 
infieme è elogio di quella feienza , c 
rendimento di grazie al Senato, che 
lo aveva a quell’uffizio prefcelto.NelP 
Accademia de* Dodonéi , che fu in¬ 
fluita quali nei medefimo tempo, 
recitò piu volte con lode > e ne’ varj 
Magiftrati, che gli vennero dalla fua 
Repubblica conferiti , riportò Tem¬ 
pre la gloria di favio,e rettilfimo cit¬ 
tadino . Finalmente giunto all’età di 
quali72. anni, pafsò a miglior vita_* 
addi 20. Marzo dell’anno prefente-», 
morendo con que’ medelimi fenti- 
menti di crifliana pietà , co’ quali era 
Tempre religiofamente vivuto. 

IL Al Pafqualigo defunto è flato 
dato dal Senato per fuccelTore, li 28. 
dello flefiò mefe di Marzo,il Sig.tfcr- 
nardo Trivifano , ufeito di una delle 

piti 

Ca) fànet.typ,Frane.Brigna, 1678.in i:? 
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piu illuftri famiglie della fua patria, 
e dotato di una delle più gran menti 
del fecolo. Di eflo, e del fuo fommo 
fapere fanno pubblica teflimonianza i 
ftioi feticci, e principalmente le fue 
Meditazioni Filofofiche, negli Atti di 
Lipfia , e di là da i monti, e per tut¬ 
to dove fi profefla buon gutlo , fingo- 
larmente lodate. Per quello , che ap¬ 
partiene all’Opere di quello Gentil¬ 
uomo , nato nel Febbrajo dell’anno 

3. ci rimettiamo , a quanto è (la¬ 
to pienamente riferito in una Lettera 
Difcorfiva,giì pochi anni ftampatafd). 

III. Ma poiché ci è occorfo di far 
menzionedella fuddetta pubblica Let* 
tura di Filofoffa,follenuta fempre,co- 
me abbiam detto, da un gentiluomo 
(Veneziano elettovi dal Senato , fpe- 
riamo, chenon fia per difpiacere a_* 
chi legge l’avere qualche informa¬ 
zione, non tanto della inllituzione di 
cfta , quanto d’alcuni infigni Patrizj, 
che l’hanno in diverfi tempi ottenuta: 
i quali fon qui da noi regiilrati, non 
perchè fieno i più riguardevoli, ma_-» 
perchè di quefti ora folamente ci ri¬ 
cordiamo. 

Il tem- 
[ CO Venezia }pcr Antonio Sortoli, 17041» S. 
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Il tempo precifo , in cui quella-* 

pubblica Cattedra fu infbituita ^ ci è 

veramente nafcoftojma probabilmen¬ 
te egli è del fecolo XIV. in cui pu^e 
fu dalla Repubblica {labilità la lettu¬ 
ra della Giurifprudenza, chiamatovi 
il famofo Riccardo Malombra , Cre¬ 
tti onefe j verfo il 131 o. o non molto 
dopo 3 e riconfermatovi li 17. diA- 
goilo dell’anno 1320. come dal de¬ 
creto prefo nel Maggior Con figlio 
apparifce. Quello iliulire Giurifcon- 
fulto fermò con tal’occafione la fua_* 
famiglia in Venezia , dove nell’ordi- 
ne de’Cittadini col progrefifo de’tem- 
pi fi è fegnalata. 

Erano anticamente le pubbliche 
Scuole in Rialto 3 e Marcantonio Sa- 
bellico nella fua Opera intitolata de 
Venetee Urbis fitu (a) 5 fcrivc y che quel¬ 
la della FilofoQa era poftain S. Gio¬ 
vanni di Rialto , dirimpetto al Ma- 
giftrato dei Sale. Elleno dipoi , ma 
folamente dopo il 1 f 30. furono traf- 
ferite in San Marco 3 dove ora fi vede | 
la pubblica Libreria , la cui anri/ala, 1 
dice ilSanfovino (b), /evvivagià co¬ 

me 

(a) lib. r .defecunda urbis regione, (b) Nella j 
Ven.l.8. p.zoy.dell’ebliz, fàlSalitato, 1604.fi; 4. 



Articolo XXL 5^ 
me per Studio pubblico a Lettori fata* 
viari dal Senato , che infognano alice 
gioventù Le lettere greche , datine. Ef¬ 
fe n do poi 5 aggiunge a quefto palio Io 
Stringa, detonatala fuddettaantifa- 
laad elfere il miiféo delle ftatue , e 
delle altre antichità donate da Gio¬ 
vanni Grimani, Patriarca di Aquile- 
ja alla Signoria, il che fu nel 1 f5>7. 
lo Studio è fiato portato in altro luogo 
quivi vicino sfatto a poflaper tal'ejfet- 

ri to,ed è molto comodo , dove in oggi è 
:i tuttavia li conferva . 

IV. 1. Il primo Lettor pubblico di 
IFilofofia, di cui troviamo menzione 
:io nelle fcritture , o predo gli Auto¬ 
ri ri, egli è Domenico Bragadino> Dot¬ 
atore, uomo ornato di molta feienza. 
Trovali, che nel 14 yy. li 7. Agoftofu 
prefa parte , ch’egli dovede legger 
Loica , Filofoffa , ^Teologia prò- 
pter honorem Dei , fono parole della 
parte mededma , & veritatem Seri- 
pturarum . Della fua fcuola ufeirono 
molti grand’uomini, tra i quali non 

i fono da omettere Pancrazio Giuto- 
niano , che ne parla onorevolmente 

lineile fue Epifiole ( a ), Antonio Cor¬ 
nato , 

(a; Ventz.1544.in$. 
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fìaro , e Luca del Borgo, il quale ri- 
ferifce nella fua Aritmetica (,a), che 
alBragadinofuccedette nella Lettura 
il fuddetto 

i. Antonio Cornavo > figliuolo di 
Natale , detto da Marcantonio Sabel- 
lico nel luogo foprallegato, homo mo- 
vibus> & excellenti dottrina inter ve- 
teres pbilofophos merito reponendus. 
Lo (tettfo Sabellico ne facea tanta (li¬ 
ma , che dedicò ad elfo , mentr’ era 
Podeftà di Vicenza , il Tuo libro de 
Tratoris officio , dopo averlo al giu¬ 
dizio di lui fottopofto , come ad uo¬ 
mo (b) in pbilojopbix Jludiis emintn- 
tiffimo, qtiippe quiVinetam cAcademiam 
multa nominis celebritate plures annos 
rexerit. Troviamo ancoraché il fud¬ 
detto Scrittore non fi fazia di lodarlo 
replicatamele nelle fue Orazioni>(et- 
tima , ottava , e nona , le quali hanno 
per argomento l’origine , il frutto, e 
l’ufo della Filofofia . Il Cornaro in¬ 
nanzi di pattare in Venezia , aveva 
pur letto Filofofh nello Studio di Pa¬ 
dova , come fi ricava dalla fua Infli¬ 
zione fepolcrale , che riferiremo piu 

Lotto 5 

fa) Apud Vernili/. In Algebra » 
(b) EpifiJit.Ho 
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fotto * ma ne ’1 Riccobuono > ne’i 
Tommafinine fanno memoria tra i 
Profertòri di quella Univerfità . Fio¬ 
riva quello gran Letterato nel 1485. 
c da i compilatori degli Scrittori Ve¬ 
neziani vengono ricordate tre Opere 
di lui *, cioè 1. De forma corporeitatis » 
1. De primi Motoris infinitate , 5.De 
prcecognitionibus totiuspbilofopbia • Il 
maggior’elogio , che fe gli polla for¬ 
mare, è la Parte prefa con tutti i voti 
del Senato li 8. Giugno del 14510. in 
cui dovendo vacare per qualche tenv* 
po la Cattedra fopradetta , a riguar¬ 
do forfè del dover* il Cornaro por¬ 
tarli alla fua Podefteriadi Vicenza3od 
in altro pubblico uffìzio , fi lafciòa 
lui l’incombenza di giudicare antici¬ 
patamente dell’abilità de’concorrenti, 
e di chi forte più degno deflergli fo- 
Ilituito, prima di venire alla ballot¬ 
tazione in Senato . Ecco le parole me- 
defime del Decreto. Omnes nobiles no- 
flri volentesje exponere ad probam ipfius 
lettura , bine ad tres dies annotari [q 
faciatit ad Cancellariam noftram , & 
pofiea vocato in Collegium ad prafen- 
ti am Stnnifflmi Trinci pi s fuprafcripto 
„Antonio Cornarlo > & habita per ejtts 

Tomo V facr,^ 
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faCramentum [ibi dandum ejus opinió¬ 
ne y Jenteriti a circa [ufficienti am 
miufcujufque , qui ad diti am probam 
fuerit adnotatus 9 ec.veniatur ad Confi¬ 
li upt y ubi fieri dgbeat ballottai io om¬ 
nium pY adittorum y ec. Tornò il me- 
defimo, dopo terminata la carica, all* 
efercizip inter meflb *, e carico final¬ 
mente più che danni, di meriti, mo¬ 
ri in età d’anni )i. nella patria , e fu 
fcppellito in Santo Stefano, dove nel- 
rentrar del chio.ftro a man delira ve¬ 
deri in muro la fua Sepoltura , onora¬ 
la del feguepte Epitafio. 
ùntomi ad cineres riator adfia. 

tìic Cornelius ìlio, quem folebant, 
Rgrum principia , & Deos dacentem 
Olim^Anknorece flupere lAcbena. 

lAccìtuk patrias fubinde ad oras , 
Grnatus titulis > fifcibufque > 
Dottrina Venetam beàvÀt Urbem 

Obiil ^Ann^jLet. Suae L1L 
. 3. Nel 1490. venne foftituito per 

qualche tempo al Cornaroancora vi¬ 
vente , fecondo la Parte predetta , 
Francefco Bragadino , della cui fomma 
dottrina è chi^rifiimo teftimonio,tan- 
t o. l’a pp r o va z io n e d e 1 C o r n a r o * q u a n - 

to quella d.dÌQ,ilelTot Senato. Fu egli 
: vei;fa- 



Articolo XXL 365 
verfatiflìmo nella fcuola Peripateti¬ 
ca, e molto più nella Platonica ^ con 
la quale penetrò molto addentro an¬ 
che nelle cofe Teologiche . Udiamo , 
come ne ragioni il SabellieO infine 
delia fettima Orazione > dove cosi 
parla alla gioventù nobile Veneziana^ 
alla quale allora e’ leggeva in Rialto 
lettere greche , e latine con pubblico 
decorofo fiipendio : Hac duo phìlufo- 
pina lumina , Antonius Cornelius-, 
^tcademia longc princeps , e^'Braga¬ 
di nus mw tanta vìrtutis amulus 3 mi- 
per in e a ad tempus fubflitutus ,qui in 
confpelili fedent, Junt a vobis audien- 
diy ec. Pietro Contarmi, figliuolo di 
Gio. Alberto , nel fuo poema latino 
De roluptate Jtr'goa (a) , feri ve , che 
quello Soggetto nel i486. era uno de’ 
Sa-vj di Terra-Ferma > co’ feguenti 
verfi lodandolo. 
Hic Bracatine probitas fanliijjimagen- 

tisy 
Francifcus > cui vera fides > cui peltorc 

virtù s 

Q^ i ' Sum- ' 

(0.) lib. 1 .p.^.Venet.per Bernardin- de Viarits, 
1541. in 4. Il Contarmi tradii lì è in prola 
volgare quella medefima Opera , e la le 
(lampare in Venezia * per Aivife de Tortis 
in 8. L’anno non yi fi legge. 
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Stimma fedet medio: veterum qui men¬ 

te Sophorum 
Dogmataperpendit : claro nitet ore ma- 

gifìer 
CunUorum , quicquìddefignat > & in¬ 

genio fi 
Commenti quicquid faber indytus edi« 

dit -, 

Dulcia divini memorat pr&cepta Via- 
tonis. 

Succedette egli ad Andrea Lorcda- 
no nella Podefterfa di Brefcia, facen¬ 
done fede Marino Becichemo (a) 5 ri- 
nomatiflìmo oratore e gramatico , da 
cui vien detto clarìffimus , fapientiffi- 
Tnufque philofophus , lodandolo in ol¬ 
tre nngolarmente nella Centuria del¬ 
le fue Quiftioni Epiflolari (b) • 

4. Sotto il Principato di Agoftino 
Barbarigo 3 che governò la Repubbli- 
cadall’anno 1485. fino al 1501. tro- 
vfamo 3 che parimente leggefle Filo- 
fofla un’altro Bragadino, cioè Lorenzo, 
del quale 3 fecondo il teftimonio del 
Sanfovino (c), abbiamo un’Opera de 
virtnteacquirenda . Oltre alle latine, 

ebbe 

fa') Tanegyr.'ad Léonard.Laurei Yen. Trine. 
(b) Cap. 3 1. 
CO Nella Ventzd'tb. 
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ebbe profonda cognizione delle lette¬ 
re greche , e di tutte le buone arti. 

j. Nelcominciamento del fecolo 
del i fo®. Tappiamo, che leggevi Loi- 
ca , Filofofia , e Teologia , Antonio 
Giuftirìiano , Dottore, e Cavaliere, 
chiariamo per molte Legazioni fatte 
a varj Principi dell’Europa . Tra le 
altre nelGennajo del 1502. ( che fe¬ 
condo lo ftile Veneziano farebbe nel 
i$ot.) egR f11 elect0 Ambafciadore 
per la Repubblica al Re Cattolico , e 
allora fu prefa Parte li i/f.. dello Reffo 
mefe , chefe gli dovefle provvedere 
di foftitutOjil qual leggeffe in fuo luo¬ 
go, da edere approvato in Collegio, 
ma che intanto gli folle falvato lo ftef- 
fo carico di Lettore cura falarlo pro~ 
rogationis , C'r conditionibus omnibus > 
a riguardo che in bac importanti lega- 
tiene, nullo habito refpettu, liberiti ani¬ 
mo perfonam, ^facultatem prò carif- 
[ima patria exponere non repufavit\ 
Quelli è quell’Antonio Giuftiniano, iti 
bocca del quale mandato nel tfiq. 
Ambafciadore alTlmperadore Malli- 
miliano,vien pofta,anzi finta dal Gaie- 
Giardini, e da altri quell’Or^^/owe,che 
iadegna veramente è del nome di lui, 

Q_3 e del- 
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€ delia fermezza della Repubblica 
Veneziana-.ficcome ad evidenza dimo¬ 
strano 3 oltre a ciò che ne dicono Pie¬ 
tro Bembo/Andrea Morofini,ed altri 

r 

nelle loro Iftorie , le ^Annotazionipo¬ 
lle da Francefco Sanfovino dietro T 
Epitome dell’Ifloria del Guicciardini, 
e le Confici evalioni fatte da Giambati- 
ila Leoni fopra la medefima Iftoria. 
Lo fleflo Giuftiniano era andato pri¬ 
ma, che a Cefare , Ambafciadore al 
Pontefide ; e Girolamo Donato, che fu 
uno de’più dotti uomini del fuo tem¬ 
po , e che in quelPimpiego gli fu dato 
per fucceflore appretto il Pontefice 
Giulio il.lo chiama nella Orazione)che 
fece a quello Pontefice , yirum exaffia 

yirtutis, & diligentia. 
<5. Verfoil 1504. abbiamo ragione 

di credere , che ottenere la Lettura 
Suddetta Sebaflicmo Fofcarini, del qua¬ 
le il i^pracitato Pietro Contarini (a) 
cosi ragiona, ponendolo nei numero 
de5 Dottori,che fi trovarono nel Mag¬ 
gior Configlio tenuto li 28. Agolto 
dell’anno 1486. 

Veneta dektfusinUrbe 
%Antiftes facrtfrejèret qui dogmatadive 

Uic i 

(a) deVffl.Jrgl.i.p.13* 
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Hic Firfcarenòs , <quem nomlnat alta 

Se-bàfte. 
Infiniti éd illùftri fono gii elogj -, che 
a quefto grati profefTo’re , e protettó¬ 
re delle fcienze vengono dati dagli 
Scrittori . Michelangelo Biondi gli 
dedica nel 1547. la rara Operandi Gu¬ 
glielmo Paftrengio > Vcroncfe , che 
fu maeftro di Ffancèfco Petrarca , in- 
titolata de Ori Minibus rerum (a), la 
quale m-olto miglior :deli’ impretfa 
trovali fcrittaa marió nella librerf.i di' 
quelli Padri DorfrenicànilnSantiGio- 
vanni,è Paolo. Niccolò Mafia, il qua¬ 
le fu filo difcepolo, nella dedicazione 
della fua Logica (b), data in Venezia 
nel 1 545?. in cui ilFofcarini aveva il 
grado di Conigliere, lo chiama FilòJ 
Jofo ferina pari, padre e maeflro di tut¬ 
te le buone arti, e degli ftudjed uomini 
letterati perpetuo protettore : aggiun¬ 
gendo in oltre , che in occafìòne d* 
importantiflìme infidie conieràla Re¬ 
pubblica , egli con la diligente e pieto* 
fa fiia'vigilanza , e co’ fapienti confi- 
glj ed uffizj ufati in tanta e così gran- 

Q_ 4 de ' 
■* \ 

(a) Venet.per Nicol.deBafcarìnis,\ <47.in 2* 

(b) Ven.per Frane. Sindoni, e Maffeo Pafini > 
1550. in 4. 
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de perturbazione, meritò per comune 
yoce e grido efier detto 'Padre della Pa¬ 
tria . Lete egli lungamente nel pub¬ 
blico Studio con non ordinario con- 
corfo > e perciò ne vien celebrato dal 
Cardinale Agoftin© Valiero nel fe¬ 
condo libro della retta maniera di fi- 
lofofare (a): Opera fcritta da lui in_» 
tempo , che era , come vedremo, 
nella flefla Cattedra profeffore . Per 
affari pubblici l’anno ifn. fu defti- 
natoa portarli in Cipro, e per tutto 
quei tempo, ch’egli flelfe fuori di pa¬ 
tria, fi determinò dal Senato , che-» 
Niccolò da Ponte, del quale parlere¬ 
mo più fotto, folle lettore in fua ve¬ 
ce, rifervandofi però la carica al Fof- 
carini con un Decreto dell’anno fud- 
dettoa i 2Q.di Giugno. Continuò que¬ 
lli, dopo il fuo ritorno , nel primie¬ 
ro efercizio fino ai 1530. in cui fot¬ 
to li 12.del mefe di Aprile gli vien da¬ 
ta facoltà , dice un’altro Decreto del 
Senato, di far leggere per foflit ut orante 
la fua compkjjione debilitata , dopo 
aver tenuta la lettura in San Giovanni \ 
di Rialto per più di anni 2 5. Impiegato ! 
poi dalla Repubblica in altri graviti¬ 

mi 

£&) Dereftaphilofobhandìraticnel.z.p. 14» 
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mi Magifirati > e divenuto chiari0T- 
mo Senatore , pafsò finalmente di 
quella a miglior vita li 16.Novembre 
dell’anno 1 f ^1. Scrifje molte cofe, di¬ 
cedi lui Marco Guazzo verfo il fine 
della fua Cronica (a) : efpofe le cofe dif¬ 
ficili di Arifiatile, e di Averrois il gran 
comentatore : quttì cofe , fe da fuoi 
eredi far anno m effe in luce, renderan¬ 
no tefìimonio della fua rara dottrina , è 
porteranno grand* utile aglifludìcfi del¬ 
le buone lettere al mondo. Il Sanfovi- 
no (b) nomina le tre feguemi : i.Dé 
infinito, 1. De fidentiis mediis > 3. De 
fubjetìo propria pajffione • Tra i co¬ 
dici a penna di Niccolò Trivifano i 
nobile Padovano , vien riferito da_j 
Monhg. Tommafini (c'j un Contento 
del Fofcarini foprailquarto libro delle 
Meteore. Fu feppellitocononorevole 
Infcrizionc in Santa Maria Giuba ilice/, 

7. Vivente il Fofcarini , furono 
eletti in diverfo tempo due Patriz) 
alla (teda Lettura, ma in grado di fio- 
flituti. Il primo fu il Dottor J^iccolò 
da Tonte li 1 o. Agofto delPanno 1511. 

CL f Q«e- 

(a) pag.^z.Vcn.perFr.Bindoni,iì jinfog. 
Cb) l.c.p.396. 
ìc) BibUoth.Tàtaze.p.iìi. ' 
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Quelli fu poi Cavaliere 5 e Procu ra« 
tore3 e inetà d’anni 88. morì final¬ 
mente Doge della Repubblica. Pofiìa-- 
mo dire con ficurezza 3 ch’egli efer- 
citò queP’impiego con quella dottri¬ 
na y ed eloquenza 3 con cui piu vol¬ 
te in Padova 5 ed in Venezia difputò 
pu;bbiicamente3 e recitò eleganti Ora-. 
z.ioni in occorrenze graviffime3 come 
ne fa fede il Riccobuono nel fub Gin- 
nafio Vat arino [a) 3 e nell 'Orazione (b}>, 
che gli fece per la fua aflunzione al 
Principato in nome dello Studio di 
Padova « 

8. L’altro j che venne al Fofcarinl 
foftitujto 3 fu Giambatjfta Mzmo 3con. 
una Parte del Senato prefa li 13.Feb- 
brajo dell’anno 1530. fecondo l’ufo.. 
Veneziano 5 che corrifponde all’anno. 
1 y3 1. dell’Era Voigare.ln quella viea 
dichiaratOj che fc gli debba .a (legna¬ 
re di prQW.ifi.one quel tantoché dalia, 
cada pubblica veniva contribuito al fa¬ 
mi o fo Giàmbarifta E g n a z i o 3 già pub-- 
jblico profe.ffore di belle lettere nella 
patria, . 11 Memo, oltre alFeflere Rato 
infigne peripatetico 3 fu anche pro¬ 
fondo geometra 5 e. innanzi della cat¬ 

tedra. 

(aj i,6.c.z^p-. 1.1,8.. (b) OrM.-Yri-lI-£+ 6, 
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tedra di filofòfia fofteneva quella di 
matematica nel mededmo Studio:- 
di che in molti verd vien commenda¬ 
to dngolarmente dal ricordato altre 
volte Pier Contarmi (a)*- Di quello 
dotto foggetto abbiamo alle ft a ra¬ 
pe ('ib) la verdone dal Greco de i quat¬ 
tro primi libri de i Conici di Apollo¬ 
nio Pergéo , non molto approvata dai 
P. Milli et De chale s (c ) , che gli an¬ 
tepone la verdone del Commandi¬ 
no , e molto meno da Francefco 
Maurolico (d) , là dove promette 
di darne una tradizione migliore , là 
qtiaie ufcì dualmente in Medina dal¬ 
le (lampe degli eredi dt Pietro Brea ,, 
1654. in foglio , col titolo : Emenda- 
Ho 5 & Refi it ut io Coni corion ^Apollo* 
nii Tergati. Scride lo (ledo Memo al¬ 
cune Legioni [opra Euclide (e), le qua¬ 
li d confervavano munoferitte in Pa¬ 
dova apprettò Niccolò Trivifano . v 

5>. Dopo la morte di Sebastiano Fófr 
carini, fegurta , come abbiam detto, 
nel 1552. gli fu dato per ftiCcedbre 
nella lettura 'Jacopo, figliuolo, di Mi- 

6 chele.< 
(a) DeVol.ArgJ.i.p.h, (b) Rom&, \ 1 
(c)Deprogr.mathes.p. 1 o.<& 14. (d) In pr&fat° 

ad Cojmojrr. edit. Vcnet. 1 545-. in 4. 
(ò) TbomaJw.B/l/l.Par.p.uj, 
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chele Fofcarini. Al fuo tempo decre- 
tò il Senato con parte del dì 16. Set¬ 

tembre i n >• c^le i profettori di que¬ 
lla cattedra dovettero leggere in av* 
venire* oltre alla Logica , Filofofìa * e 
Teologia, anche l’Etica > la Econo¬ 
mica, eia Politica di Arinotele : in 
tutte le quali facoltà era verfatittimo 
il Fofcarini y che da vantaggio potte- 
deva a perfezione la lingua greca. Da 
quella e’tradutte nella latina l’Opere 
Seguenti : i. il Sintagma Logico dì ^Ar- 
fènio ^Arcìvefcovo di Malvagia, i mpref- 
£o in Parigi nel i £41 «in 12. j iSlntro* 
durone di VJello fopra i fei modi del¬ 
la filofofìa -, 3 ..il Compendio del mede- 
iiniQ delle cinque voci , e de i dieci 
predicamenti ; 4» il piccolo Corner^ 
tarlo dei Bkmmida intorno alle cinque 
voci y e YQpertt di Giorgio Vachi- 
mere delle6. definizioni della filofo- 
fla , e delle 5. voci, e de i xo. predir 
«amenti ti quali opuscoli unitamente, 
col tetto greco e latino furono im? 
pretti in Venezia nel 15 3 2.da ifratelli 
di Sabio,e in Batti éa latina mente dall’ 
Oporino. Continuò il Fofcarini nella 
Lettura fino all’anno 15 5 8.in cui ven¬ 
ne creato Avvogador di Comune. Fu 
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egli amìcidimo di Agoftino Valiero 
fuo fuccelfore , il quale indirizzogli 
i due libri de amore erga patri am , non 
mai flampati, per quanto a noftra no¬ 
tizia fia giunto. 

io- Giovanni Ventura , Cherico 
Veronefe, il quale ha deferitta lati¬ 
namente la Vita del Cardinale 
flino Valierò> Vefcovo di Verona ,che 
a penna conferva!! nella feelta , e co- 
piofa libreria del Sig. Giovanni Sai- 
bante, gentiluomo digniiiìmo della 
fìe/Ta città , ci fa fede , che nel 1558.. 
fuccedede al Fofcarini il Valiero , il 
quale allora rìqn aveva, che aS.anni, 
edendo egli nato li 7. di Aprile del 
1 ijo, nella fortezza di Lcgnago , do¬ 
ve allora Alberto fuo padre era irL_» 
grado di Provveditore . *2^on multos 
poji menfes , fono parole del Ventu¬ 
ra ^ Jacobus Fofcarenus > qui Vbilofo- 
pbiam pubiìceprofitebatm > ^4dvocator 
Commmis creatus efl . Senatus Tgobi- 
lem juvenem Knetumad Thilofophiam 
doccndam, eam in primis , qm efl de 
tnonbus , copfutVit dcligcre. Quam- 
plurimis UH oneri Augutlinum Vale- 
rium idoneumefle \ verfatum efl e mid- 
tas annos in Vbilofopbia; multa fcripflf 

* * fe 
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fé opufcula ; aheopoffe erudivi ad ole- 
fcentiam Venetam affé venti bue , 
XXVULztatis fu# ad Thilofopbiam ex- 
plìcandam a. Senatu efì deleffus, ec.. 
Delle lodi di quello , e per dottrina 
incomparabile , e per dignità emi¬ 
nente Soggetto, egli è affai meglio ta¬ 
cerne , che dirne poco . Duran te que¬ 
llo fuo impiego, fcriffc tra l’altre cofe 
que’due aurei libretti dtveUci pbilor 
fopbandi vatione , che infieme con le 
fu e VvefaTf oni da lui recitate in quel 
tempo,e con altri elegantifflmi Opuf- 
coli furono divulgati per opera di 
Agollino Nani , nobile Veneziano, in 
'Verona,appreffo i fratelli Donni , nel 
1577. in quarto . Appena-aveva egli, 
terminato il primo triennio della fua 
lettura , che giunfe il grato annunzio 
in Venezia della promozione al Car¬ 
dinalato, fatta dal Sommo Pontefice : 
pio IV., dì Bernardo Navagiero, Se¬ 
natore amplillimo , il quale era zio 
materno, e comepadre amantifsimo ; 
del Valiero. Era fegtuta quefla eie- j 
zionenej Febbràjodel 1.561. e *1 Va- : 
fiero efficacemente follecitato dal zio 
a portarli in Roma prefso di lui, di 
e.he lo (ìefso Cardinale ne fece inllan- i 

1 ze al. 
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ze al Senato , e confortatovi da i pa¬ 
renti , e dagli amici, ottenne licen¬ 
za di colà trasferirli per qualche^ 
tempo,. 

11. Ma acciocché nel corfo della.*, 
fna lontananza non s’intermettef- 
fiero le pubbliche lezioni 5 foftituì il 
Senato al Vallerò li 12. Aprile dell5 
anno medefimo Marcantonio Moceni- 
go 3 di cui abbiamo alle {lampe le Con- 
clufionida lui foftenute in Padova, col 
titolo!)? eoqiiod e ft >un Trattato teo¬ 
logico e fdofg fico De tran fitti hominìs: 
ad Deum 5 e un’altro Del flujfo , e ri* 
{tuffo del mare , 11 Vallerò intanto do¬ 
po offerii fermato più meli in. Roma-». 
,c;ol zio 3 e dopo averlo accompagnato 
al Concilio di Trento , dove quelli 
aveva a foftenere le veci di Legato 
Pontificio.infieme col Cardinal Gio¬ 
vanni Moroni, ripatriò finalmente , 
e ripigliata, la intralafciata lettura, eo 
in reditu y fcrive il Ventura fopralle- 
gato , prafationem habuìt 3 quaadmi- 
xandtim in modum 'ffobilìum.animo s fi¬ 
tti concjliavit. In ella tra le altre cofe 
dice il Vajiero modeftamente (a) a* 
(uoi nobili uditori *. Vqs intereaniillam. 

j affiti- 
(a) Prtfat.fag. 47, 
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jatturam fecifliSi imirnopotius magnum 
lucrum a Inferiti a mea vejìris fiudiis at¬ 
tuiti j habuifliscnìm Marcimi Anto- 
nium Mocenicum > hominem , multo 
diligentius, & fcelieius y quam ipfe > 
inpbilofophia verjatum> qui yeflris ftu- 
dìis ita confuluit , utejus induflria do¬ 
tti ore s evafzritìs , & ne meam quidzm 
diligenti am, qua vobis ralde accepta 
fuit 5 defideraveritis : equidem non pri- 
yarem vos pbilofopbo egregio 5 nifi mè 
tacite Senatus daretum hartaretur,nifi 
me fderidi cupìditas traber et, nifi ami- 
corum , atque etiam affinium voluntas 
impellerei,ec, Eglicontinovò in quell5 
uffizio fino all’anno i f6 f. in cui fi fe¬ 
ce di Chiefa. Di là\a due meli > cioè 
nel Maggio deH’anno iltefio 5 fu di- 
chiarato Vefcovo di Verona, e fuccef- 
fore del Cardinal Navagiero fuo zio > 
quindi nel 1^83. fu fatto Cardinale-» 
da Gregorio XIII. e finalmente emen¬ 
do in Roma pafsò a miglior vita li 1$. 
Maggio dellanno 1606. ch’era il fet¬ 
ta nt e fi mofefto della fua età # Molte 
fono rOpere (a) 5 che di lui fono im- 
pretfe > e in molto maggior numero 
fono quelle > che vanno inedite » era 

. . lequa- 

(a) Il Card.ValierofcriJfe più di 80.Trxttatu 
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le quali crederemmo la più {ingoiare^ 
la 'Storia, latina Veneziana da lui divifa 
in i<?. libri , e indirizzata a’ nipoti, 
che fi conferva anche tra i preziofi co¬ 
dici del Sig. Bernardo Trivifano, no- 
flro Filofofo. 

Marcantonio Mocenigo fu anch5 
egli dipoi creato da Siilo V. Vefcovo 
di Ceneda } andò Nunzio al Re Cri- 
Bianiilimo 3 e relfe il fuo Vefcovado 
fino al 1 y99. la qual Chiefa prefente- 
mente ha per fuo degno Pallore Mon- 
fignor Francefco Trivifano , fratello 
del fuddeto Sig. Bernardo. 

n. Altra notizia non ci è rimafìx.» 
intorno a Francefco da Tonte > fe non 
che dopo il Valiero efercitò egli la_» 
carica di lettore di Filofofia infino al 
1J71. incili il Senato fotto li 8. di 
Marzo confermò la Parte del ijj5* 
1 fi. Settembre, cheabbiam di fopra 
accennata . Quello Gentiluomo , ol¬ 
tre alle fcienze più profonde, profef- 
so le lettere più amene, e principal¬ 
mente la Poefia Italiana , e Latina. Si 
trovano alcuni fuoi gentili componi¬ 
menti nelTuna e nellaltra lingua-, 
fparfi in qualche Raccolta , cornea 
nel Tempio a Donna (gioyanna xAra- 

gona 
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gona (a ) , ec. 

13. Succedette nella lettura Luigi 
da Vefaro , figliuolo di Marino , udi- 

- tori del quale furono Andrea Morofi¬ 
ni , fàmofo Iftoriografo della Repub¬ 
blica, Niccolò Contarmi, che poi fu 
Doge , e Cr ilio foro Va fiero, che mo¬ 
rì in Corfu, tornando in patria dalla 
fua Legazione alia Porta Ottomana . 
À quefti chiarifiimi uditori delPefà- 
ro, il qual leggeva nel 1^77. àggiù- 
gne Niccolò Crafio (b) , il giovane, 
anche il Cardinale Vafiero fopraloda- 
to; ma la coerenza de’tempi , e de* 
Latti pare a noi, che apertamente ri¬ 
pugni , efiendo morto il Pefaro nel 
15S6. in etàfolo d'anni 4 Oltre alla 
Lettura gli fu raccomandata dal Se¬ 
nato la fopraintendenza alla pubblica 
Libreria ; e dipoi fu eletto ad edere-* 
uno de i X. Savj alle Decime, non alio, 
dice qui il Crafio , quanti Doffioris 3& 
Thilofopbix LeUoris tilulo , quod ante 
ipfum nemini ucciderat. Di lui abbia¬ 
mo un Trattato ftapato in Padova (c) 

col 

fa) PJ.pag.zi7. e PM.pag.49.InVeffez.per 
Plinio Pietra/anta > 155$. in 8. 

(b) Pi/aura Gens, pag.j). Venet. apud HtJ. 
Combi, 1652.^4. 

(e) Jpncl Laurent.Pa/quati 15 67.in 4. 
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col titolo : De pnfcQYum? Sapìmtim 
placitis , ac optimo r pbìlof sphùn4i:ge~ 
nere , dedicato da lui al celebre Da¬ 
niello Barbaro , eletto Patriarca di 
Aquileja , fuo. {fretto congiunto . 

Meno chiari di tutti;quelli non fu¬ 
rono i Patrizj 3 che dopo loro foflen- 
nero lo-Hello onorevoli (fimo impiego 
nel rimanente del fecole XVL ein«* 
tutto il XVII. In quell’ ultimo fegna- 
lofTì diftintamente , per tacere degli 
altri, .GiambatiHaContarmi > figliuo¬ 
lo di Domenico > nato 117. Dicembre 
del j^Sy.e morto nel Dicembre del 
1671. Moldflìmi anni lelfe egli in pa¬ 
tria , e Tempre con piena frequenza di 
uditori . Fu egli nipote di 3\{iccolfr 
Contarini) Iftoricgrafo della Repub¬ 
blica dopo Andrea Morofini , che re- 
plicatamente lo efalta nelle fue Ope¬ 
re , come uno de* più dotti , e de’ più 
favj Senatori della Repubblica. Quel¬ 
la grand’anima di Luigi Loliino, Vef- 
covo di Belluno , gli dà, come per 
eccellenza , il titolo di Filofofo nel 
primo libro delle fu e Epijìole [a) ; ma 
non per quello polliamo fìcuramente^ 
aderire, ch’egli foffe Lettore di Filo- 

fofia 

fa) pag.it.. s 
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fofia nella patria. Bensì diremo coni 
tutta franchezza, che inquefla nobi- 
lìffima Famiglia fono fiate in ogni ! 
tempo dimeflichelefcienze, come vi 
fono fiate continove , e per dir così, 
ereditarie le più fublimi dignità della 
patria . Ma ritornando a Qiambati- 
ila, ilFilofofo, egli nel i6f7* effen- 

* do flato eletto Cenfore 3 il Senato con 
una Parte prefa li 16. Agoflo, diede- 
gli la facultà di valerli di un ajutante 
nel carico di lettor pubblico , finche 
e’ duraffe nel medefimo Magiflrato . 
Di lui'abbiamo alle flampeun volu¬ 
me in foglio delle Qui filoni rPeripateti-\ 
che, eie due Parti dell'Iftòria Veneta 
in quarto, fcritta con accuratezza di 
fatti, e con un fuo flile particolare-* • 
11 famofo Iflorico Andrea Morolini 
parlando di lui in una delle fue£/v/?0- 
le, data nel Giugno del 1614. (2)-di- 

.eeefpreffamente, cheaveva fupérata 
l’età col fapere : atatern feientià fu- 
peravit> e non è minore l’elogio 3 che 
gli fanno Giovanni Imperiali nel fuò 
Museo iflorico (h), e lo fi e fTo Vincen¬ 
zio Pafqualigo 3 fuo fucceffore , nella 

Intra- 

(a) Epift.p. 245. 
(bj fag' zo$. - • 
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Introdurne alle fue Trele^ionì (a), a 
i quali ci rimettiamo , parendoci a 
fufficienza il già detto , sì intorno a 
lui, come intorno a quella materia. 

ARTICOLO XXII. 

Novelle Letterarie D’ Italia, 

Del Gennaj0 , Febbraio, e Mar%o> 
MDCCXL 

* -m l 

t , * k t • \ 4 . * > • ■ 1 < ! * ’ ' ; V IL Dupin nella Biblioteca Ecclefia- 
flica (b) fa una gran querimonia 

contra l’ufo di Francia di Rampar tut¬ 
to giorno infinità di libricciuoli in_j 
Francefe, e molto di rado Opere an- 

rt ielle, o Latine, o Greche. Dice^ , 
che la colpa è della infelicità del feco- 
lo , che piu gradifee quelli di quelle, 

p e che più fi appaga d’una leggera tin- 
f tura, che della folida erudizione , e 
[ più di (larfene alle fallaci relazioni, 
\ che di veder le cofe ne’ fonti : dal qua¬ 
le abufo afferma egli doverfene teme¬ 
re uno flato, in materia di lettere./, 
peggiore dell’ignoranza, e della bar¬ 
barie de’ mezzani fecoli. Quello fa- 

vio, 

(a) pag.i1). 

(b) rJI,P,I.p.i^o,tdit.Parif. 1694. in 
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vio,e verifiimo fentimento d’un tane’ 
uomo, dovrebbe ripeterli mille vol¬ 
te, e non in Francia folamente 3 ma 
nullameno, e per quanto fpetta a ciò 
che fi (lampa, affai più nell’Italia. Non 
par già, che le noflre (lampe abbiano 
difimparato il Greco, e ’l Latino, dap¬ 
poiché ne fu da effe all’àftre nazioni 
dato Fefempio ? Alcune infìgni (lam- 
pene fi trovano 3 cheli lamentano di 
non aver che (lampare , quali degli 
antichi piene ne folfero le bottéghe > 
là dove quelli ci conviene far conti¬ 
nuamente venire da lontaniffime parti 
con doppia fpefa . Saravvi tal città > 
che abbonderà di raridlmi ' antichi 

r 

Manofcritci , e che li pregerà di Sog¬ 
getti eccellenti nella critica 3 e nelle 
lingue*, e con tutto ciò non vi lì llam- 
peranno, che Operette volgari, e So¬ 
netti . La cecità noflra in quella par¬ 
te è incredibile , e portentofa , poi¬ 
ché tralafciando il danno, che ne pro¬ 
viene agli ftuclj, confinati perciò nel¬ 
le bagattelle , e tralafciando la glo¬ 
ria 3 che volontariamente cediamo 
alle altre Provincie , egli è manifello, 
che ci venghiamo in quello modo a 
privare ducutile infinito , che po¬ 

trebbe 
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irebbe ritrarfcne, così dal pubblica¬ 
re cofe inedite di fonimo pregio,come 
dal fare edizioni d’Autori antichi, ac- 
.crefciute, e illtjflrate, e collazionate 
.contanti preziofi codici , che nelle 
librerie inutilmente mxrcifcono . E’ 
lodevole fenza dubbio la bontà di que¥ 
noftri Letterati , che ricercati man¬ 
dano, o comunicano tutto giorno agli 
editori di Olanda, e di Francia, ed’ 
Inghilterra le varie lezioni de’ noftri 
tetti , e le proprie critiche olfer va¬ 
goni , ed emendazioni ; ma non vi 
Tara mai, chi li fov venga fe (fervi an- 
;che in Italia la (lampa , e chi rifletta , 
:che quello è un donare altrui l’utile, e 
la gloria delle proprie fatiche ? Ma 
non che degli antichi, k Opereancò^ 
ra de*noftri moderni, fe fondatine, 
e fe di materie fcientifiche , od eru¬ 
dite , non trovano qui d’ordinario, 
chi le alloggj, e chi lor porga mano : 
onde veggiamo di quando in quando 
ufeirne una in Germania , ed altra in 
Olanda , od altrove . Dovrcbbono 
gli uomini di lettere affaticarli per 
ifgombrare tanto pregiudizio, e per 
far bene intendere , che delle cofe 
gravi fedito non può mai fallire., ben¬ 

ché 
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diè talvolta fi potette alquanto ritar¬ 
dare. Dovrebbono ancóra por cura in 
far conofcere a* Dominanti, che of¬ 
fendo l’anima degli Stati il negozio , 
una principalifsima parte di quello è * 
quella, che fi fa per le (lampe , e co” 
libri *, incredibile ettendo il denaro , 
che per quella via s’attrae in que’ pae- 
fi , dove tal’arcano s’intende, e gran¬ 
de il numero delle perfone , che con 
quelle arti , e con le annette fi man¬ 
tengono . Egli è certo , che fe gli uo¬ 
mini di lludio prendettero a porre in 
chiaro quello punto , fi vederebbono 
collo favorite anche in Italia le (lam¬ 
pe, e facilitate, e dalle difficoltà fu- 
perfiue liberate $ anzi nelle imprefe 
di fpefa grande ajutate ancóra da’ 
Principi , come nelle altre parti fi ve¬ 
de , e foccorfe : dal che ne feguirebbe 
collo l’impiegarfianch’efse nelle edi¬ 
zioni de* Latini, e de’ Greci, e di eru¬ 
dite cofe, efublimi. 

Gran parte delle verità finora det¬ 
te, e che alle perfone di fenno nó par¬ 
ranno forfè, ne fuor di tempo, ne_> 
inutili, fi può ravvifare nelle Rovelle 
Letterarie da noi prodotte ne i Giorna¬ 
li pattati, e in quelle ancóra , che pro- 

ducia- 
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duciamo al preferite . Da effe fi vede v 
quanti buoni libri de noftri Scrittori 
Italiani , che tra noi vanno o dimenti¬ 
cati , o perduti, tutto dì fi riftampano 
di là da i monti, dove piu fe ne cono- 
fce il pregio, o almeno loro fi fa piu 
giuflizia. 

L’accuratifltmo Gio. Alberto Fab- AM'. 
briciola, ritta mpare in Amburgo unù^^ 
tamente 1* Opera del celebre Leone 
Allacci, da Scio, intitolata Apes Ur¬ 
bana (a) , la quale ha per argomento 
la notizia degli uomini illuttri, che 
fiorirono in Roma , e vi divulgarono 
qualche loro fatica dall’anno 1630. fi¬ 
no alla fine del 163 2. e l’Opera di GÌO* 
Imperiali, Vicentino, intitolata Mit- 
faum Hìfloricum , la quale infiemeco! 
Muféo Fi fi co ufcì la prima1 volta 
Venezia , appreilb' i Giunti, 1640. 
in 4. 
* I. tre volumi in quarto , ftampati in ^ y 
Roma in diverfo tempo , cioè il pri-STER. 
mo nel 16 ij. il fecondo nel 16ij. e ’IDAM 
terzo nel 1619. fcritti dal P. Fortuna- 
toS,cucco, Agoftiniano , col titolo , 
Sucrdrum Flaochrifmatum Myrotbecia 

Tomo V. R tria, 

••(a) Stampatagli ap.Lfid. Granai 
nmnì 1633. in 8, . < 
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trìa y dove dagli Scrittori Ebrei, Gre¬ 
ci, e Latini l’Autore ha raccolto, e 
fpiegato tutto ciò che può appartene¬ 
re per rapporto alle facre Carte intor¬ 
no agli Oglj, e agli Unguenti, e in¬ 
torno al loro ufo, ed abufo *, fono ftar 
ti uniti in un folo torrione riftampati in 
foglio in lAwJìerdam ( a) aliai nobil¬ 
mente • Il P. Scacco fu Anconitano di 
patria , o fecondo altri, Fanefe* Vif- 
fe nel fecoiooltrepaHato nella Corte 
di Roma con molto credito , e in ono¬ 
revole pofìo (b ). Mori in Fano nei 
163 f. eflendo fettuagenario . Oltre a 
queft’Opera, a lui ne dobbiamo di- 
verfealtre, dalle quali apparifce la-, 
perfetta cognizione, che aveva delle 
tre lingue > e principalmente l’edizio- 
nelatina deliaBibbia Vulgata (c) in- 
fieme con le verdoni dall’ Ebreo, dal 
Greco, e dal Caldeo $ unitovi anche il 
Nuovo Teftamento , e collazionato 
con la traslazione , che Guido Fab¬ 
bricone fece dalla lingua Siriaca . 

CRA- IlSig. OnofrioBuonfigliy ora Medi¬ 
le?' co pratico nella città di Cracovia, ha 

; ter¬ 

rai Chez, de Coup, 
(b) Pr&fcttus Sacrarli Apoflolici. 
(c) Venet. ap, Anton. Pineìlum, 1609.1. voi. 

in fol. 
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terminato un fuo Comentario medi- 
co-fìlìco -, intitolato de Tlica , male-» 
tanto ftravagante, e tanto comune-» 
nella Polonia, intorno al quale moki 
grand’uomini hanno fcritta didima¬ 
mente la loro opinione . Abbiamo 
avvifo ,che il Sig. Buonfigli fiàoriun- 
do dì Caglieri ; ma i fuoi da qual¬ 
che tempo lì fono ftabiliti in Livorno, 
dove ooiTeggono cafamenti. 

Tutto ciò, che ha confegnato alle 
Pampe il Famofo Vrofperostipino > na¬ 
tivo di MaroPica nobil capello nel di- 
Pretto Vicentino, è Pato ricevuto dai 
mondo letterario con applaufo , e con 
frutto» Egli è Pato in Padova uno de’ 
pia celebriProfeflòri di Medicina* e 
di Botanica nei fecolo X Vl.e nel prin¬ 
cipio del fulfegùente . Tra le molte 
Opere da lui divulgate> che general¬ 
mente fon divenute affai rare, non è 
da porfi in ultimo luogo quella j da-, 
lui divifa in fette libri, e intitolata-. 
depr&fagìendcLVita Smorte dgrotan- 
tinnì, nellaqualeha fatto comeuo-i 
riPretto di tutta l’arte medica intor¬ 
no al prefagire negl’infermi i varj 
avvenimenti de i mali, traendone il 
fondamento sì dagl’infegnamenti de- 

R i gli 



388 Gìùrn. De1 Letterati 

gli antichi medici, sì dalle lunghe , e 
accurate fue ottervazioni. La nuova , 
e beila riftampa , fattane in Leiden (a). 
l’anno pattato, è fiata procurata dai: 
rSig. Ermanno Boerbaave > chiarihimo : 
profefsore di Medicina 3 e di Botanica 
nella Univerfità di Leiden > come 1 Ca¬ 
pere fue io dimoftrano , il calale villa» 
aggiunto di fuo una breve prefazione > 
che però nulla contiene di {ingoiare „ 

Tip. * L’Operetta de Tarticulis latina ora- 
SIA. $ionis> compofta dal P. Oràrio Tor¬ 

tellini > Romano , della Compagnia di 
Gestii è (fata giudicata utili (fi ma per 
le fcuole , dacché fu data alla luce 
dal qual tempo fino al prefente fe ne 
fon fatte in piu luoghi replicate , 
fpette edizioni , ed è fiata anche ac¬ 
compagnata la fletta di tempo in tem¬ 
po da nuove ottervazioni diperfone 
verfate nell’arte deila buona lingua 
latina. Più anni fono, che il Sig. Ja¬ 
copo Tommafi, celebre Protettore di 
Lipfia , la rivide , e le fece giunte 
notabili , le quali con nuovo ac- 
crefcimento, e miglioramento ven¬ 
nero ultimamente confegnate alle 

ftam- 

(aj Ex Officina Ijaaci Severini , 1710: 

* in 
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Rampe (a) dal Sig. Giovan-Corrada 
Sebwart^ > Profetar di vaglia ia^ 
Coburgo. 5 

E i foglietti di Londra, e le 'Isfovef 
le della Repubblica delle Lettere (b) ci 
alEearano , che la Rela^one delTaefe 
degli Svizzeri) e de i loro ..Alleati fc fio¬ 
ra in noRra lingua dal Sig. Venàr amino 

Veneziano.,Segretàrio del Se¬ 
nato, e Rampata qui già tre anni Rotto 
jl nome di ^Arminio Danne buchi , ha' 
ilatajnovellamente tradotta in Inglé- 
fe,e nella Reda città di Londra Rampa¬ 
ta. Dell' Opera ,e:;déll’AutQLe ragio¬ 
neremo pienamente in altro Giornale, 

Dalle Re Re Jgovdie di Olanda 
abbiamo , che il P. lAnfelmo Banduri > Gl. 
da Ragud, Monaco di S. Benedetto 
della Congregazione di Malta , il 
<juileda molti anni Ra in Parigi ap> 
predo i Padri della* Congregazione di 
San Mauro,vada ora lavorando VjJìfc' 
ria del baffo Imperio , alla quale dà co* 
minciam-entuda Diocleziano ; .ln effa 

■ * . 

eg li< cfporrà la deferiziahe di piu di 
SoQO^mcdaglip., delle quali ha fatto 
.*<, : ’ <. . R. * $ • inta-'.4 

\\ 
, * • «»< f \ J + jj • «• J 4 Vi ^ •* • ' V» * 4 * f V . r t 

(a) Lipj. Jumptìb. 'Jo. Ludov. Gleditfcbii, O*. 
M.tì. VVeidmanni, 1709.8. 

(Ili) j i7io./’^.j8). (c) /w. 
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intagliare iepiuriguardevoli. Aque- 
fio dotto Religiofo. dovrà il mondo 
letterario altre Opere di fomma im¬ 
portanza , e principalmente l’illuftra- 
zione di molti Autori Greci , fopra i 
quali ha impiegato il fuo ingegno, co¬ 
me di diJLjceforo Patriarca di Coftan- 
tinopoli, deirimperadore Coflaritina 
Torfiregenito , di Filone Carparlo Co. 
mentatore de i Cantici, di Fficbio Co- 
mentatore de i Salmi, di Teodoro, 
forfè il Mopfmiìeno, Efpofitore de i 
dodici Profeti, e di altri. 

D I B O L O G N A. 
11 Sig. Generale Conte Luigi-Ferdì- 

nando Marftlli, ver fati Armo nella co¬ 
gnizione delle beirarti, e fpecialmen- 
tedeiriftoria Naturale, fa (lampare 
due erudite fue Lettere in un folo vo¬ 
lume La prima è concepita col fe- 
guente titolo: Fftratto del Saggio Ti¬ 
fico [penante alla Storia del Mar e Scrit¬ 
ta alla Fregia Accademia delle Sciente 
di Parigi, in una Lettera al Sig- Crìflino 
Martinelli 5 'Hphile Veneziano . L’altra 
è la fegucnte ,* Ojfervagoni naturali in~ 
torno alla grana detta Kermes, efpolìe 
in una Lettera al Sig. Emonio Vallif- 
nieri. 

B 
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II Sig. Eufìachio Manfredichia- 

riffimo Profeffore di Matematiche in 
quella Univerfità >avendo polle infie- 
mealcune memorie matematiche del 
già Sig. littori o-Francefco Stancavi > 
fuo grand’amico 3 e di profondiamo 
ingegno in quella forta di fludj * è in 
procinto di confegnarle alla (lampa 
con quello titolo t Fìffiorii-Frane ìfci 
Stancarii Schèda Mathematica , ec. 
Precederà alla medefima raccolta una 
brieve notizia della Vita dell’Autore, 
toltoci veramente nel fior degli anni, 
e delle comuni fperanze $ e per entro 
ci farà forfè inferita qualche ^Annota- 
^ione del Sig. Manfredi per illuflra- 
zionc dell’Opera. 

DI BRESCIA, 
Va per le mani di molti la figura di 

un bellifilmo Medaglione fatto in ono¬ 
re di Sua Eminenza il Sig. Cardinal 
Giovanni Badoaro , Vefcovo dignif- 
fimo di quella Città, e innanzi al 
Cardinalato Patriarca di Venezia-,. 
Da una parte vi è Peffigie di quello 
gran Porporato , e intorno ad eflfa: 
JO. CARDINALE BADUARIUS 
EPISCOPUS BRIXI/E : e di fotto : 
S.P.Q. B. OB CIVES SERVATOS . 

R 4 Nel 



33>i Giorn. De5 Letterati 

Nel rovefcio vedefi la ftoria di Da¬ 
niello 5 riferita nelle facre Carte j (a) 
allora quando il Profeta alla prefenza 
del Re, e di una gran turba di popo¬ 
lo in Babbiionia fe cader morto , e 
fquarciato il Dragone colà empia¬ 
mente adorato. Vi fi vede pertanto 
Daniello in atto di accennare al Re , 
ed al popolo fpettatore il gran Dra¬ 
gone fquarciato a terra col motto in¬ 
torno : ECCE QUEM COLEBA- 
T1S. DAN. 14.e di fotto: M.D.CC.Xi 
Tutto quello allude mirabilmente 
alla famofa abiura fegulta in Brefcia 
(mediante il zelo del religiofilfimo 
-Sig.Cardinale, figurato in Daniello ) 
nella perfona del prete Giufeppe-Bec» 
carelli, cfpreffo nel Dragone, pro¬ 
ce fiato ,, e convinto di eresia , e d’altri 
enormi misfattidal facro Tribunale 
dell’ Inquifizione : la qual’abiura fu 
fatta da lui nella pubblica piazza di 
quella Città li 13. Settembre dell’an- 
nofcorfo 1710. daUorc 13. fino alle 
15. di che fe ne debbono a Dio per¬ 
petui ringraziamenti, ed eterne locii 
a così zelante Prelato . • ? 

l DI. •. 
(a) Dan.qap. 14. 
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DI FERRARA. . 

Bernardino Pomatelli, che l’anno 
fcorfo ci diede le Ojjervanioni della 
Lingua Italiana raccolte dal Cinonio, 
cioè dal P. Mambelli , Gefuita , conte-; 
nenti il Trattato delle Particelle, ora 
ci fa godere con nuova riftampà- irLJ. 
quarto anche l’altra Parte dell’Qpe-* 
ra, la quale contiene il Trattato de' 
Verbi, inliemecon le ^Annotazioni del 
Cavalier AleJJandro Baldracchnì 16 
quali li leggevano anche nella prima? 
edizione (a). In quella riflampavà; 
fono di pili le .Annoiazioni à\ux\ *Ac-> 
t adorni co Intrepido , cioè del Sig. Dot^l 
tqrjGirolamo Baruftaldi, autore anché 
di’ quelle fatte al Truttato dcUe^Paftik 
celle, come li è veduto nel I. Tomo di 
quello Giornale > e in oltEe.lel)’r/is0^ 
Zjonide Vrbi di Benedetto Buommat 
tei y molto necelfarie al buon’ ufo del-» 
la lingua Italiana. ■ T 

; DI FIRENZE/ 
' : Il P. D. Virginio Valfecchi, Monacd 
Benedettino, ha già fotto il torchio la 
fua Dilfertazione lliorico-Cronologm 
ca De M. Aiurelii ^Antonini £,Ugab&U 
Trib.Voteftate V. In un capo dei-la med 

. t ■ a R / ^ .dell- *?J 

(a> Fiori)} 1685.in%. 



Giqrn. De’Letterati 
d^Iirna egli ha inferite alcune fue ri^ 
fidilo ni intorno al fen cimento di 
Monfignor Filippo del TorreVefco- 
vo d’Àdria ^ efpreffo, ultimamente 
nella Tua Lettera al Sig. Dottor Gian- 
nantonio Adori, defcritta nel Tomo 
IV. de? noflri Giornali ,. E perchè il 
fuddetto, dottidìmo, Prelato , nella, 
mentovata Lettera> produce dal Mu-* 
féo del V' Ckamillardiinà medaglia di 
Annia Fauftina , fegnata coll’anno, 
dell’Epoca di Rafana CCLXXI. la 
quale, non ammedo il fentimento di: 
dfo M.onfignore , non. poco giovereb¬ 
be all opinione del Mezzabarba, e del 
Yaillant, intorno, agli anni dell’Im¬ 
perio di Elagabalo». dal P. Valfecchi 
nella fua DiOercazione confutata j egli 
pertanto dà una piena contezza di tal 
medaglia, e dice edere indubitatar 
mente fuppoIla. 

Il Sig. Abate Giani batifla C afot ti. 
fU in procinto di confegnare alle 
ftampe il quarto Tomo dell'Opere di 
Monfig. della C.afa,, che farà il compi¬ 
mento delle medcfime*. dal che il pub¬ 
blico refterà aflicurato, ch’egli non 
ha mancato, ne manca di diligenza, 
nc d’altro per darci quella edizione 

per- 
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perfetta * ed è certo, che fenza lui non 
avremmo potuto averla d’altronde 

così copi ofa >. e ordina ta. Con quella 
occasione avvertiamoli pubblico ,chc 

la Tavola del Galatèo 9 accennata a 
carte i8j. del pattato. Giornale, come 
di Fropno Lupini, è diverfa da quella, 
avendola fatta il Sig. Abate Cafotti,, 
al quale pure dobbiamo quella dei 

Trattato degli Ufficj Comuni.. 
Di LUCC A. 

Comechè in poco tempo fi fieno ve¬ 
dute molte ferite lire in difefa delie 

Confidar anioni de I Sig. Marchefe Orfi, 
e molte rifpofte alla Lettera toccante 
del Sig. Conte Montani, non ha però, 
il mondo letterariolafciato di riceve¬ 

re con applaufo anche la feguente, ul¬ 
timamente qui impreffa: Vagliatura, 

traBajone, e Ciancione mugnaj, della 
Lettera toccante le C onfider apponi fopra 
la maniera di ben penfare feruta da un 
^Accademico, ec. In Lucca , appreso il 
Yrediani, 1711. in 8. pagg. 48. Ella è 
fcrirta veramente con moltoTale, e 

benché le perfone x che vi s’introdu¬ 

cono a ragionarefi fingano dibatta 
lega , e di grotta patta, e mettano con 

maniera popolare in ridicolo leoppo- 
K £ {iz\o- 
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fizioni dell’Accademico , nonrefta 
con tutto ciò di apparire , chef Auto- 
re, che non è giunto a noftra notizia, 
è fornito d’ottimo gufto, trattando1 
egli lecofe con pulftiftìmoftile, e con 
ifquifìto giudizio. 

. E ufcita finalmente con univerfale 

approvazione la ^ifpùfla al Dialogò' 
dall'Amo e del Sercbio, della quale ci 
era fiato comunicato il folo titolo, da 
noi riferito nelle Novelle letterarie 
del pafiato Giornale. Se bene anche 
i’Atitoredi quefta pifp òffa h-a voluto 
modefiamente nafconder.fi al pubbli¬ 
co , coi non apporvi il fuo nome , ab-* 

biamo perointefo da molte, eficure- 
parti, ch’egli ne fta il Sig. Matteo l{e-- 
pali, L u celi e fé , fini filmo conofcitore 
delle bellezze della noftra lingua , e 
gentili fiimo Poeta . Il titolo intera 
dell’Opera, della quale daremo altro¬ 

ve più difiùfa relazione, fi è : Dialogò 
del F ofjo di Lucca, e del Sercbio , d'uri 
Accademico dell’Anca, in rifpofla al 
Dialogo dcil'*Arno , e del Sercbio [opra 
la maniera moderna di feri vere, e di 
pronunciare nella Lingua Tafsana, dell'' 
Accademico Ofcuro.. In Lucca,appref- 
ja Tdlegrino Frodi ani , j 710; =in .4; 
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pagg. Si. Fra le altre còfe egli fi di¬ 
chiara di avereletto nel ftio Dialogo 
uno dii piano,, e del genere infimo , 

parendogli 5 che a tal materia cosi 
convenire ; e di averlo Scritto fcher* 
zevolmente , cosi per recar diletto a 
lettori> come per non mancar di rii- 
petto all’Avversario > aì quale per al¬ 
tro profeta dima , e amicizia : diche 

non polliamo non altamente lodar-* 

lo. 
Lo delio FrecHani in qtiedi ultimi 

meli ha ridampate in ottavo la I. e IL 

Parte delle Toefic Sacre , e Movali dei 
Sig. LodovicoMdimari , Mobil Patria 
zio Fiorentino , e. Accademico della 

Critica , e indente la Tarafra.fi de Sette 
Salmi Ttniten^ia/i Spiegata in ve rio 
lirico dai medefimo Autore, il quale 

certamente è dato uno de’ piu accre- 

dicati Poeti del nolirò Secolo ( a.). 
Tutti quedi Tuoi componimenti fu? 
rodo dampati La prima volta aliai na-* 
biIntente in.Firenze, nella.ftamperfo 
di Sua Altezza , per Giovati-Filippi 
Gecchi, 1invoglio> ebenmeri- 

tavano per ia loro pietà, e p.uli te z* 

' fi) Il'Sig• Mdtmarr mori ih Firenze "Li 
■j • • Giugno dell'anno 17Q8. 
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&a l’onore di una novella riftampa* 

J{iflretto deb Catechifrno in pratica > 

accomodato alla capacità de 'giovinetti 
di Pietro Vanni , Sacerdote Nobile 
Luccbefe , "Priore della Chkfa Collegia¬ 
ta di S. Pietro Maggiore . in Lucca,. ap¬ 
preso il Frediani 171 tjn S. pagg. 4^4. 
Elfendoii in poco tempo felicemente 
fpacciati tutti gli efemplari del Cate- 
chifmoin pratica, imprefso pur dal 
Frediani nel 1707. in due tom i, l’Au¬ 
tore di eflb, con ifperanza di far più 
utile al pubblico che di dar gloria 
a fe ftefso, ha voluto compilarne que¬ 

llo Bjflrett.Oy fervando. il mcdefima 
ordine, e tralafciandovi folo per bre¬ 

vità le citazioni de’Santi Padri, e de* 

facri Dottori, e parimente la quarta 
Parte fopra i peccati mortali la qua¬ 
le, com’egli dice, non.efsendo trat¬ 
tata dal Catechifrno delfacro, Conci¬ 
lio di Trento , anche in quello FyiHret-. 
foben potea tralasciarli. il Catechifrno 
in pratica ora fi ri (lampa dal Polecci in 

Venezia.. 

Il Don Pilone, ovvero il Bacchetto¬ 
ne fiilfoy Commedia tratta nuovamente 
dal FranTgfeda Girolamo Gigli. Lue- 

aa.ypJMareJcar.4vli) 1711. pagg. 
124.. 
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*24.. Quella Commedia camparla in 

Roma ne’primi giorni diQuarefima 
ha fatto molto ftrepko . Ella è tratta 

dal Tartufo del famofo Moliere, ed è 
caricata afsai fopra l’ipocrisia di Don 
Pilone , impoftorc ,e falfo ne’ Tuoi co-, 

ftumi. 
Tifartationum legalium, materia& 

utnufque juris in foro ad normam r tetri- 
tijjìmarutn 5*. I{ot<e I\oman£ D^cifionian 
judicatas, Marci Antoni! Paulucci ex 
^«fc Cai buia , J. C. &TatricjiForo- 
tiyienfis , ec. Liher fccundus. Quefta. 
feconda Parte dell’Opera in foglio , 
lo ftampator della quale è Lionardo 
Venturini, farà certamente ricevuta 
con foddisfazione da i Profefsori le¬ 

gali , da’ quali è ftata si ben’accolta la. 

prima.. 
DI NAPOLI. 

Nel calale di B^efina 3 con Toccato¬ 
ne di racconciare una cifterna, , s’inr 
contrarono alcuni marmi : il che die¬ 
de impulfo al Sig.Principe d’Elbeuf di 
farvi cavarea lue fpele *, e fi crede-» 
eflfervi flato un Tempio dell’antica-, 

città detta Hercidanmm y mentovata 
da Plinio, Cicerone, Mela , e Stra- 

bone , Vi fi fon ritrovati frammenti, 

di 



400 Giorn. De’Letterati 

di colonne d’Africano, di giallo anti¬ 
co > di cipollazzo e di alabastro fio¬ 
rito , qualche ftatua di filile Greco’, 
ma rotta , e varie cornici di marmo 
-Patio di ottimo artefice e d’ordine 
•Corintio . Credefi , che appartenefi- 
feroall’ordine fuperiore , e che fiotto 
vi fieno altre colonne più grafie, e più 
intere y e pure fi è fcavato da 80. pal¬ 
mi addentro . Si tiene tutto ciò per 
effetto del tremuoto accaduto al tem¬ 
po di Tito. In due architravi rotti fi 
vede quefta ificrizione : A P P I V S» 
PVLCHER. C F. CQS. IMD. 

V I I V I R. EP VLONVM . Quefta 
cappio Fulcro fu Gonfialo con C. Ner¬ 
bano Fiacco , e ne' Fafti Capitolini 

vien detto per Tappuntò C. F. *Aptt 
T^tpos ; e verrebbe fiato ad edere fra¬ 
tello di P. Clodio nemico di Cicero¬ 
ne , e uccifio da T. Ann io Mi Ione . In 
quefta cala furono frequenti i fiacer- 
dozj, come fi, trae dalia Orazione dd 
Flarufpiciwi rcfponfis , ove , benché 
oXcuramente , fi parla ancora de' 
Settenvirì} ed ora. ciò fi conferma da- 

quello marmo . Gli Epuloni al tempo 
di Augufto non furono più di VII.co- 

Ine; fi vede nelFificrizione .di Ceftia 
erudi- 

•\ . • 
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eruditamente fpiegata da Ottavio Fal¬ 

conieri. Da ciò fi deduce , che il fud- 
detto Appio Tulcro fi a quello ftefio,a 
cui Cicerone feri ve molte fue lettere j 
e che al medefimo Cicerone fuccedet- 
te nelProconfalatodella Cilicia. Nel 
medefimo luogo fi è fcavata una Sta¬ 
tua donrtefea , che pòtfebbeiefTere di 
Claudia Veftaie nominata da Valérlo 
Ma filmo. Sevi accader à qualche al¬ 

tra feoperta, non lafceremo di rag*-' 
guagliarne la Repubblica letteraria.*3 

Il Mofca ftampatore ha finito d* 
imprimere in 1 z. i Difcorfi del Signor 
Giandomenico di Milo , Segretario del 
Sig. Principe di Avellino . • •• 

Dì P A D O V A. In 
- Sotto i torchj della ftamperfa dà 

quello ^Seminario fia prefentemente 

la traduzione delle Satire di- Giuvtfr 
naie, e di Ver fio , fatta in verfo vol¬ 
gare dal Sig. Conte Cam mi Ilo Silve* 
fri, Gentiluomo di Rovigo > interi*- 
dentifiimo dell’ antichità , il quale 
vie più ha nobilitata FOpera fua con_* 

dottfifime Annotazioni, e Differtazo1 
ni opportunamente inferite. Quelle 
gioveranno fingolarmente ad illuftral 

renon folo i palli de i fopradetti Satir 

. -, rici, 
» 
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rici, e la fua verdone , ma ancora 
molte eof# concernenti l’antica erudi¬ 
zione, e molti marmi, e badi rilie¬ 
vi, de* quali l’Autore ha unabellidi- 
ma raccolta predo di fe, oltre a quelli 
da lui oflTervati e nella patria , e ne5 
luoghicirconvicini. 

DI PALERMO. 

Sin l’anno 1664. ufcì delle ftampe 
di Medina in quarto , fotto la falfa_» 

data di Venezia , un libricciuolo in¬ 

titolato : Termine rimeffa in flato, 0 
pur Ififpofta ad uno ferino del Dottor 
DonVincen^iocAuria , L’Autore d man¬ 
cherò col nome anagrammatico di 

Bernardino <Af[calco \ ma egli n*era ve¬ 
ramente Franeefco librando , Medi- 
nefe , che pretefe di favorire i Ter- 
mined intorno alla patria del B. *Ago- 
flino 7Rovello , il quale il Sig. Dottor 
Auria nella Vita , che compilò di que¬ 

llo Beato, ftampata in Palermo nel 
1664. avea chiaramente dimoftro, ef- 

fere flato Palermitano, e della nobi¬ 
li dima famiglia Termine . Ma perchè 
l’Alibrando inferi nel fuo libello 

moltidlme cofe contra la città di Pa¬ 
lermo , e principalmente contro de’ 

(noi Santi* il Tribunale della Santa, 
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Inquininone di Sicilia lo proibì total¬ 

mente con editto pubblico li 24. di 

Agallo del 166 S- Quatta proibizione 
doveva efiere {ufficiente al Sig. Dot*> 
tor Auria3 perchè il mondo riprovaf- 
fe lofcrittodel fuo Avverfario -, ma 
egli fi è finalmente rifoluto di confu¬ 
tarlo più apertamente con la Tegnente 

rifpolta : Il Beato ^AgoFìino Rovello 
Palermitano > Opera apologetica del 
Dottor D. Vincenzio Auria y Palermi¬ 
tano , in cui fi prova , che il B. xAgo>- 
flino fu di nafcita Palermitano della 
nobile Famiglia Termine y controle op- 
pofrgionì ^'Bernardino Affcalco, e d* 
altri „/tutori. InP aiermo jaella pampe¬ 
ri a di Domenico Cortefe > 1710. in 4. 
pagg. 101. Era necelfario^ che il chia- 

rilfimo Autore pubblicale queft’Apo*- 

logia y poiché non fidamente ella fer¬ 
ve a confutar l’Alibrando , chefir 
fliene efi'er Terminefe il Beato , ma 
diverfi altri Autori , che lo hanno 
creduto > qual diTerano, o d’Inte- 
ramna nell’Umbria 3 qual di Teramo 

in Abbruzzo , e qual di Siena nella 
Tofcana, 

A quell’Opera Apologetica vedefi 

aggiunta la Vita del medefimo San- 
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to (a) y il quale fu dell’Ordine di 
Santo Agoftino , fcritta dal Sig. Don 
intonino Mongìt or e , Sacerdote Paler¬ 
mitano, notifiimo al mondo erudito 
per tante Opere da lui pubblicate , e 
principalmente per la Biblioteca Sici¬ 
liana (b ), il cui compimento è uni- 
verfalmente defiderato, poiché coiu 
ella tetteranno illuftrate le memorie 
'degli Scrittori della Sicilia , le quali 
per la.maggior parte giacevano nell5 

©bblivionefepolte. 
; : DI PARMA. 

II P. F.Giufeppe-Maria Torre , Ge¬ 
no vefe ,. dell’Ordine de’Padri Predi¬ 
catori, E faminator Sinodale nella Cu- 

ria Arcivefcovàle di Genova^ha fcrit- 
to , e pubblicato un dotto volume, 
dalle ttarppe di Paolo Monti y col tito¬ 
lo v lnfìitutioncs ad Verbi Dei /cripti 
intelligentiam\0pera raccolta da mol- 

«tHodati e infigni Scrittori , e in quat¬ 
tro Trattati divifa.Nel primo di que^ 
Hi fi: difcorre deirefittenza della fa- 
cra Scrittura., del Tuo Autore, del 
Canone de i li bridacri 9 e de i libri can¬ 
nonici del vecchio, e nuovo Tetta- 
»■ -v i:' -F ■ ; mento, 

(a) ^ue/td n e l& fècondà ttnpVcffion'c ‘ - ’ 
Qo)To,I'Fmorm.ex typogDidaattua, 170 8./. 
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mento , e dei libri apocrifi , come 
pure di molte altre cofe , le quali il- 

luftrano la materia, gli fcrittori, e ’l 
fine delle facre Carte. Nel fecondo fi 
ragiona del fedo ebraico, e del greco, 
delle 1 oro edizioni, e verdoni . Nel 
terzo fi efamina l’ofcurità della facra 
Scrittura, il Yuo fenfo letterale,e mi- 
ftico ,, le fue figure , e ’1 fuo interpre¬ 

te *, vi fi tratta pure dell’autorità del¬ 
la Chiefa , del Pontefice, e de i Con¬ 
ci! j, tanto dottrinalmente , quanto 
idoneamente i e del modo di ben* in¬ 
terpretare la Bibbia . Nel quarto ed 
ultimo fi parla delle perfezioni della 
facra Scrittura , della fua economia , 

deH’Anticrido, e per fine delle divi- 

ne.'tradizioni, di tutti gli erefiarchu 
$ della cabbaia. • 

DI REGGIO 

di Lombardia.. 
Iq quefta città<fi va ora dampandó 

la Storia letteraria del principio, pro- 
grelfo, e riftabilimento dèlBAccade- 
mia di belle lettere , che col nome de 
Muti è fiorita , e fiorifee nella medefi- 

ma . Autoredi qued’Opera è’1 Sig. 
Dottore Giovarmi Guafco, Idoriogra- 

fo delTAccademia , il quale ci ha in¬ 

feriti 
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feriti divertì componimenti non pìià 
ilampati degli antichi Rettorici, e do* 
moderni Reggiani. In oltre, eflendo 
fiata Tempre feconda quella città d’ 
uomini letterati , parte per tìlenzio 
de’Tuoi Autori , parte per poca avver¬ 
tenza de’ foreftieri , eflendotì quali 
fmarrìta ogni loro memoria , tranne 
alcuni pochi Dottori di Legge, famotì 
per la pubblicazione de’ loro Volumi; 
il Sig. Guafco ha penfato non folo di 
formare nell’Opera un giallo elogio 
alla virtt'i de* medefimi , ma ancora 
di produrre un faggio del modo di 
comporre d’aicuni d’ellì , ma Ih ma- 

mente de’ Poeti. Egli parimente Ter- 
vando Lordine cronologico , e atte¬ 
nendoli all’idea di Baccone di Verula- 
mio fpiegata nel primo volumetto (a) 
de Dìgnitate , Au^mentis Scientia- 
rutti, tratta dellbrigine della flefla 
Accademia, del fuò fondatore > de* 

Tuoi var j titoli, e delie Imprefe da lei 
alzate: del numero in óltre degli Ac¬ 
cademici; del nome enimmàtico di 

molti di loro ; degli argomenti de’ 
loro congredl ; delle corrifpondenze, 
che ebbero co’principali letterati del 

loro 

(a) lib.i.cap.^ 
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loro tempo ; del loro aggregamento 
alle più illuftri Accademie d’Italia 5 
della cenfura di alcuna delle lor Ope- 

1 re *, delle congiunture favorevoli a’ 
loro ftudj > e delle turbolenze , per le 

a quali reftò intepidito il loro fervore. 
Si ha pertanto ragione di giudicare > 
che quella Illoria fia per edere non_* 

il tanto deeorofa a quella città, quanto 
B giovevole agli amatori delle buone 

lettere, si per la varia erudizione , 
che dovrà contenere, si per la diver¬ 
tita de’ componimenti , de’ quali farà 
arricchita . 

DI ROMA. 
Il Sig. lAleffandro Guidi> celebre in¬ 

gegno nella Poeffa Italiana , le cui 
J^ime furono llampate in Roma dal 
Komareitnell’anno 1704. inquarto, 
ha ora imprimendo nella famofa , e 
fplendida ftamperia del Gonzaga fei 
Omelie del Noftro Santilfimo Ponte¬ 
fice , da lui portate in verfi volgari 
col tello latino a rincontro ì Opera , 
che gli concilierà grande applaufo per 
la gloriofa fortuna, che ha avuta d’ 
impiegare il fuo raro talento intorno 
agli aurei componimenti di Sua Bea¬ 
titudine , i quali fornifeono di dovi- 

zioli 
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aioli concetti le menti più eccelfe . 
Una delle più nobili , e delle più 

degne fcritture Tofcane vien merita-/ 
mente confiderata quella de’Mordi di 
San Gregorio Magno, volgarizzata da 
Zanobi da Strato, 3 contemporaneo del 
Petrarca , con efprefsioni proprie, 
con voci pure , e con nobilifsimo Al¬ 
le ■ - Queft’ Opera fu Campata in Fi¬ 
renze nel 148^. per Lorenzo della-» 
Magna in due tomi in foglio, in bella 
carta , e in buon carattere per quel 
tempo ; ma con tante abbreviazioni, 
e con sì barbara ortografia y che nef- 
fimo fi è mai arrifchiato a riftampar- 
la ( quantunque divenuta rarissima , 
e ricerc.atifsima dagli amatori della 
buona lingua, fra’ quali-lo ha ri pollo 
l’Accademia della Crufcà, da cui fpefi- 
fifsimo è citata nei Vocabolario ) per 
lo fpavento forfè, che mettea ladifir 

fico Ita di purgarla . Ora v e perfona 
in Roma, che con maravigliofa diìi- 

catezza la va ripurgando , fenza mi¬ 
nima offefa del cello , dandola nel me¬ 
de lì mo tempo di mano in mano allo 

ilampator :Gorbelletti, il quale va ri*- 
llampandola in quarto. L’Opera farà 

di grand’ utile al pubblico , perche è) 
ficura 
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hcura in ogni parte, abbondantifsima 
di mille bellezze, e degna d’andare in 
mano di chi fi ha,con certezza dover¬ 
vi a produrre frutto fpirituale notu 
ordinario , oltre al profitto per la Ta¬ 
na favella Italiana . Speriamo , che 
con l’efempiodi quella riflampa pof» 
fano incoraggirlì le perfone di buoru» 
gufloalla pubblicazione di tante al¬ 

tre Opere fcritte nel miglior fecola 
della nollra lingua, le quali o non 

fono fiate mai dampate , o pure fono 
fiate flampace fcorrettifsimamente, e 
fopra codici a penna guadi , e difet> 
tuofi . 

Sono finite d’imprimerh le prime 
Tavole Cronologiche del Sig.Carlo Del¬ 
fini fotto gliaufpizjdel Sig. Cardina¬ 
le Imperiali, che abbracciano la Sco¬ 
ria del vecchio Tedamento ,divifa in 

Tavole quattro , intagliate in rame 5 
e imprcfle in fogl j reali aperti : Opera 
infigne per lo fidema , che contiene 
la cronologia univerfalepiù efatta fe¬ 
condo i Critici,e gli Autori più clafsi- 
ci , cominciando dal principio del 
mondo fino a Gesù Crido ,con le Di- 
nadie. Monarchie, Epoche, Olim¬ 
piadi , Falli Confolari, Ecclifsi, e cut;-» 

TqWIQ Vy 5 tociò 
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ro ciò } che di fegnalato , e di grande 
s’incontra nella Storia facra , e pro¬ 
fana. Verranno appreso altre cinque 
Tavole , che abbracciano la Storia 
cronologica da Gesù Crifto fino a’ 
tempi noftri ; ed è parere di perfone 
molto erudite , che quella Opera fia 
{ingoiare per ogni riguardo > ed utile 
tanto agli uomini letterati, quanto a 
i principianti, per la facilità , con cui 
vi fi {piegano gli avvenimenti > i fatti > 

e le cofe più illuftri. 
li P. Giufcppe Giuvencj, della Com¬ 

pagnia di Gesù, noto per le fue Ope¬ 
re già (lampate , dopo aver’infegnata 
la Rcttorica per lo fpazio di 28. anni 
in Parigi nel. Collegio di Chiaramen¬ 
te , a cui pofeia hanno dato il nome di 
Luigi il Grande , fu eletto da’ fuoi Su- 
periori per Iftorico della fua Religio¬ 
ne dopo il P. Giufeppe Reufsio , il 
quale fuccedette in quel carico ad O- 
norato Fabbri fucceflfore di Daniello 
J3artoli. 11 primo Storico fu Nicco- 
lòOrlandini, le cui Storie fono (lara¬ 
pate > venne poi Francefco Sacchini, 
indi Vincenzio Guinigi , e poi Pier 
Pofsino anteceflfore del Bartoli ; ma 
niundi loro nulla pubblicò in tal pro¬ 

posto. 
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polito, tranne il Bartoli, che fcrilTe 
molte cofe in Italiano . Ora il P. Giu-* 
rencjhx pubblicato un groffib volume 

con quello titolo • Hijìorix Societatìs 
Jefu Pars quinta, Tomits poflerior , ab 
anno i S9l-adannum 1616. auffiore [0- 
fepho Juvencio , Socktatis ejufdem 
Sacerdote . Cornee, ex typographia Geor~ 
gii Plachi y 1710. infoi, pagg. .974. L’ 
Opera e metodica accurata , e de- 
fcritta con molta eleganza. Egli è pe¬ 

rò difficile averla -, imperciocché non 
fi trova efpofta in vendita, perchè fe 

ne pofsa provvedere il Pubblico, di¬ 
cendoli , che non dee diftribuirfi fuori 
de* Collegj, e delle Cafe della Com¬ 

pagnia . 
11 Sig., ^Andrea Adami y da Bologna, 

detto tra gli Arcadi Caride Tiféo, 
Maeftro della Cappella Pontificia , e 
Benefiziato di Santa Maria Maggiore, 
ha dato fuori le Ojfcrvagioni per ben 
regolare il Coro de i Cantori della Cap¬ 
pella "Pontificia tanto nell e fmgioni or^ 
dinarie, chefir aordinarie . J{orna,per 
Antonio de B^offì,ijn.in 4.pagg.116; 
fenza la prefazione , e l'indice . Le 
funzioni facre della Cappella Ponti¬ 

ficia fono piene di tanta maeftà , che 
S a era 
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èra necefsario, che fofsero defcritte, 
e fpiegate in un volume particolare , 
come ha fatto il Sig. Adami per igni¬ 

zione altrui^ Vi ha egli aggiunto il 
Catalogo de i Cantori Pontificj da 
Paolo III. in giù con alcuni ritratti in 
rame . L’Opera è nobilmente (lam¬ 
para , utile, e degna. 

DI S I E N A. 

Vita B. Bernardi Ttolemaz, Congre¬ 
gati onis Olir et ana Fundatoris \a Ger¬ 
manico Ptolermeo , Tatritio Senen- 
fi> cc. per Elogia centum , & ultra 
clim digcfta . Senis» apud Eoncttos, 
3710. in 4. pagg. 308. Il nobile Auto¬ 
re di quella Vita 3 difcefo della Fami¬ 
glia medefìma del Beato Bernardo 
Tolomei , già Vicario Generale del 
Cardinal Piccolomini Arcivefcovo di 
Siena y Dottore di Teologia, e diGiu- 
rifprudenza , Interprete Ordinario 
«iella Legge civile nella Univerfità 
della patria, e finalmente Accademi¬ 
co Introrvuo,lafciò manofcritta quelF 
Opera tra le fue carte . Ella è (lata 
amorofamente raccolta dal Sig. Con¬ 
te^ Cavalier Mario Toloméi, figliuo¬ 
lo di un fratello del medefimo Auto¬ 

re; cper gloria di lui, edifuaCafa 
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egli l'ha pubblicata , e dedicata a 
Monfig.An.tonfeliceZondodari,Nun¬ 

zio per la Santa, Sede apprefso S. M. 

Cattolica. 
D I T R E N T O. 

L{t coscienza illuminata dalla Teo¬ 
logi à di San Tommafo d'equino , ri- 
flretta c volgarizzata dal Conte Gio¬ 
itati ila Comazzi. In Trento , perdo. 

Antonio Bruttati, ìju.inS. I due pri¬ 
mi tomi, di queft’Operaerano ftati,di¬ 
vulgati in Vienna l’anno pafsato ; ma 
ora in quella riftampa altri due fe ne- 
fono aggiunti per compimento della 
medelìma.Abbiamo ragguaglio,che 1* 
Autore fìa morto in Vienna addì 27. 

di Marzo del l’anno prefentee che-.* 
abbia Iafciato in mano de’ fuoi eredi 
altre Opere da {lamparh , cioè una-», 

intitolata fàrvmm ? ac feemimrum ca¬ 
ra Bere s 3 ec. e un’altra col titolo : Fi- 
lofofia 3 ed Mimare 3 raccolta di Sonetti 
comentati dall’Autore medehmo.* 
Quelle y che fono Hate da lui pubbli¬ 

cate in Vienna , alcuna delle quali li 
è pi 11 volte ridampata anche altrove, 

fono principalmente ; 1. Idue Tomi 

delÌTfloriadi Leopoldo 3 u La Mente 
del Savio ) 3 • La Morale de’ Trincipi > 

S 3 4.To- 
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4.Toliticà, e Religione , tomi quat¬ 
tro } ec. N 

DI VENEZIA. 
Il Sig. Bernardo Trivifano, promof- 

fo qui ultimamente alla pubblica let¬ 
tura di Filofofia j tiene in pronto per 
dare alle (lampe il fuò TSI^uovo fiftema 
Filofofico 3 nel quale col fondamento 
di particolari principj difcorrerà de* 
corpi 5 de’moventi 3 e della natura * 
e proprietà degFinteUigenti . QuefV 
Opera fervirà dngolarmente a dilu¬ 
cidare in molti dime cofe , e fpecial- 
mente nelle più aftrufe le Meditazioni 
Filofofichc del chiariffimo Autore-» * 
delle quali è ufcito il primo volume-» 
divifo in tre parti l’anno 1704. (a):- 
il che e ilo ha voluto fare prima di 
darci il compimento degli altri volu¬ 
mi delle fuddette Meditazioni, accioc¬ 
ché egli ferva come di prodromo alle 

medefime : con che refteranno più pa¬ 
ghi alcuni pochi Italiani 5 che lehan- 
no conhderatescome troppo difficili* 

€ ofcure. 
'Edipo y Tragedia di Sofocle. In Vene* 

Zta j nella /lampcrta del Tolctti, 1711. 
z'ft3.-pagg. 83. Quella incomparabile 

Favola 

Vwez,,appy,Mìchde EytZt, in 4* 
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Favola del più famofo Tragico della 
Grecia , e propofla dal maeftro del¬ 
la Poetica , come il più perfetto mo¬ 
dello della Tragedia , e fiata nobilif- 
fimamente recitata più volte nella_j* 
pallata Quarefima da una fcelta radu¬ 
nanza di giovani Patrizj di quella cit¬ 
tà , con apparato veramente propor¬ 
zionato e alla dignità dell’Azione , e 

alla nobiltà degli Attori , e con ac¬ 
compagnamento magnifico di Cori , e 
di balli al fine di ciafcun’Atto. Lafua 

felice riufcita ha fatto pienamtnte co-, 
nofcere, effer vero ciò, che un bra¬ 
vo noftro Letterato (a) lafciò fcritto 
ultimamente, che la noilra favella^ 
fi a acconcia ad efprimeré qualunque 
paffione più forte , e adattata al pari 
di qual fi fia „ a fare fpiccar la gran- 
,, dezza,, e l’energia, side* Tentimene 

,, ti ,che degli affetti, da’quali vien5 
,, animata un Azione ,, s e com’egli 
lo di (Te a riguardo della lingua Fran- 
cefe , noi ci avanziamo.a dirlo anche 
a riguardo della Greca , e della Lati¬ 

na, con Pefempio di quella maravin 

gliofa Tragedia,che tradotta ha molli 

\ cuori degli afcoltanti in-Venezia-. 5 

■ , come 

CO Martello nel Teatrf.ìf* 
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come già nella fua nativa favella gli 
aveva morii in Atene . li traduttore 

di ella , che pef modedia non ha vo¬ 
luto , che comparifca fopra la (lampa 

il fuo nome , egli- è (lato il Sig. Con¬ 
te *Agoftino Viovene >Gentiluomo Ve¬ 
neziano , dei cui talento nelle cole- 
dei Teatro non è folo argomento que¬ 
lla fua elegante verdone , quando ne 
abbiamo altre 3 e maggiori redimo^ 
nianze nel Dramma della Trincìp.fla 
Fedele, e nella Tragedia del Tamer- 
lano. 

Si avanza a gran palli la riflampa_*. 
intraprefa da Lorenzo Bafegio degli 

Annali Fcclifiaflici del gran Cardina¬ 

le Cefcue Baronia , veramente padre 
dell moria ccclefiadica. il Tomo otta¬ 
vo diedi è già terminato , e ci vien 
datafperanza5chedi quattro in quat¬ 

tro meli abbiano ad ufeire anche i fuf- 

feguenti - 11 librajo.ammette come in 
fòcietà chiunque voleflfe rimanerne 
provvido , mediante lo sborfo di lire 
dodici Veneziane perciafcum Toma 

slegata. 
D I V E R O N A . 

11 Sig. Dottore Sebafliano Botavi, 
A.ccademieo Setolilo ? che fetide già 

con 



Articolo XXII. 417 

con applaufo contrai'ufo del falajjo ,e 
altresì contra quello delle ventofe, e 
fanguettole , ha pubblicata ora una-» 

dotta allegagione Medi co-Fifica (a), 
nella quale, impugnando l’opinione 
d’alcuni altri Medici , foftiene a che 
non doveffe giudicarli effetto di vele¬ 
no una ulceretta offervata nella parte 

fuperipre dello filomaco cfun cadave- 
ro umano j e parimente , che dall’ex 
ferii trovati nello hello ventricolo al¬ 

cuni granelli di mercurio , midi con 
certa polvere bianca, non vi folle giu- 
ho fondamento di aderire, che quei 
tale fode dato uccifo col folimato . 
Modra con molte autorità 5 come l’ul¬ 
cerazione poteva derivare .da più al¬ 
tre adatto diverfe cagioni j e come il 
mercurio poteva facilmente edergli 
dato dato per rimedio , come li dà in 
molti mali da chi ne intende la virtù ì 
aggiungendo , che fe foderato foli- 
mato 3 non una fola piaga, e nella-» 
parte più alta , ma molte fe ne fareb¬ 
bero feoperte, e mafsimamente nel 
fondo , ove fi vide la detta polvere, 

DI 

(a) In Verona ,per li fratelli Merli, 1711. 
in 4. pagg. z7. 
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DI VITERBO. 

In quella città èufcito alla lucerna 
libro ,che fpiega le rubriche Ecclefia- 
ftiche, intitolato: Tratica delle /acre 
cerimonie diflint a ? e [sparata per e in¬ 
ferno Officio , e Minìftro in particola¬ 
re > tanto nelle funzioni private, quan¬ 
to in quelle della fettimana fama, con 
le note del Canto fermo , fecondo Um¬ 
brie a del Me [[ale y del Cerimoniale de’ 
Vejcovi y e del Breviario Romano : Ope¬ 
ra molto utile, e ne cefi aria per gli-or¬ 
dinandi , altri ecckfiaftici , di Carlo 
Venanzi. Viterbo > per Giulio de'Giuli, 
171 o. 4. pagg. 2 f 2. fenza la dedica¬ 
toria 5 e la prefazione 0 

IL FINE, 

ERRO- 



ERRORI occorlì nella ftampa del 
TOMO IV. 

facciata. linea. Errori. Correzioni. 

38 25 r 
107 12 uua una 
108 IO un uno 
Iiì 15 corno come 
129 12 confuetudiee confuetudine 

28 Scrittori Scrittori 
27 quelle effe 

166 $ GIAMBATISIA GIAMBATI- 

186 
STA 

1 accopiamenti accoppiamenti 
206 

269 

21 

18 

medelìmo 

refecans . 

medefimo,anzi 
nel feguente 
amputata 

273 22 effai affai 
278 27 provare . provare, 
3T9 27 inofficiolo inofficiofa 
320 *4 quella terrallo terrallo 

4 2 
*—« 

327 4 I 6 x > 1 6 x * 
29 arà farà 

;i8 
3 - 3 

: 6abx—bx — 6aab 4- ~~ì^a bxx—bx— zba 
r 

6 a 
r-- 

C a 

328 16 
* » /C 
P ’ 0 

'y *y 
•3 3 

abx—bx — b 
s 3 3 

*—\iabxx—bx~iba 

6ar P ^ 
6 ar 

329. 3 AEH AEF 
332 7 concepire concepifca 

33$ 



facciata» linea. 

IÌZ a7 

335 *4 
i5 

337 *5 
35© 2>ì 
355 J4 
362 io 

4°5 *7 
422 28 

443 10 
28 

447 1 

Errori. 
Eugenio, ed 
qualche 
che vi 
e 
regola 
bevette 
aokmati 
quem 

Sig. 
dopo 
protettando 
Sig. Senatore 
Segretario 

Correzioni. 
dall’Ugenio,eda 
qualunque 
vi 

regolo 
bevve 
A OEM A TI 
qu:m 

del Sig. Conte 
avanti 
proiettando egli 
Sig- 
Conttgliere di 
Stato , e Segre¬ 
tario 
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