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LETTERATI 

D ITALIA 
TOMO PET^T E S IMO SETTIMO 

Anno Mdccxvi. 

SOTTO T J{OT E ZIOT^E 

*DEL SEE^ET^ISSIMO 

GIO, GASTONE» 
PRINCIPE DI TOSCANA. 

IN VENEZIA, MDCCXVIL 
Appretto Gio. Gabbriello Ertz. 

Con Licenza De’ Supetiori^ 

E Con Privilegio Anche Di S.S. 
Papa Clemente xi. 
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LIBRI. TRATTATI, ec. 
der quali fèparlato in quefto Tom9 

rentcfimoftttimo, 

I titoli fegnati delI’Afterifco * fono 
quelli de’ libri riferiti folamente 
nelle 'Rovelle Letterarie, e de’ qua- 
li non fi c fatto Articolo a parte . 

A 
•Achilli (Giabatifla ) Sua morce.47 r* 
* Adami (Leonardi ) %Arcadicoruns 

liber 1, 465 
* Ajfaitati (^Intorniarla ) Memo¬ 

riale catechiftico alle Religioni* 
clauftrali, ec, 451 

* -Il Patriarca Davidico,ec.4f 
*Altogra.do : Dichiarazione della 

fontuofa macchina, ec. 44$, 
* Ariosto (Lodovico ) Poefie conu* 

Note di Taolantonio Rolli. 411. 
* Arcudi (i4leffandro-Tommafo) Le 

due Galatine difefe di Francefco Sa- 
. verioVolante. B 43P 
?BarrizzAlpi (Gìrqlamo)Voti c Fé. 

fte per la nafeita dell’Arciduca Leo¬ 
poldo, ec. 447 

* Bartoli ( Daniello ) Opere. 47 f 
•'* ,x * Br- 



*?BhlaKT>b{ ito* e«2#)Solu^ipne cfali 
^ Cuni'pi'oblehri. ’ ( '^v 4^ 
*Bblfortb (Michelangelo) Vita del 

Ve». Mauro PileciolU 4yo. 
*—■—'Panegirici *t 451. 
* Belli '{ Romolo j ^Hiareflmale.* 44 f. 
* de Benigni s ( Ama dei ) Fariorum 

intra Italiam monumentarurn inferii 
ptiones,cc. 410. 

;*Bbrtarblli: Lettera d’informazio¬ 
ne Copra la morte di D. Francefca-* 
Archinta Trotti. 44^, 

Berti ( Mleffandro ) Lettera intorno 
lo feoprimento delle reliquie di S. 
Pantaleone, ec. 2.513 

Memorie degli Scrittori e letterati 
Lucchefi . 4351. 

* Boccolini ( Giambatifla) Orazione 
aD. Terefa Grillo Panfilia. 437. 

* Brbmeati (Mntonmaria)Panegirici. 
410. .<• 

Buonarroti ( Filippo ) Oflervazioni 
Copra alcuni frammenti di vafi an¬ 
tichi, ec. C 1. 

^CanTurani ( SelvaggifyStoria della 
Ch iefa,ec.tradotta dal francefe.473. 

* Carrara fjo. Petri)De Contraiti 
iriHnmontrattuum^c. 460. 

* —r— Sua morte. r , 461. 
IGassini GiandQmenico){uo Elogio. 511 

* Ca- 



♦Castiglione ( Gkfiffò-J[ntm* ) 
f J Conclnfioni criftiancjmoralidegali, 

ecavallereichc/ec. 440. 
* Cerr acchi n 1 (Luca Giufeppe)Cro¬ 

nologia de!Vefcovi>e Arcivefcovi di 
Firenze, èc. 431* 

* CBTA (ffWHn'afit) Trionfodella Pri- 
mavera.-pc, 1 . 446. 

♦~-Defcrizione della macchina,ec.44<> 
* C0$txii {&iflbatijì(t)l tre pafeci 476. 
*Con Ti (Giufeppemaria)dz\U Con var¬ 

iazione, ec. 444* 
* -Qtieftione della felicità. 44 f. 
*di Correggio! ?^?i.)Origine.e#pndi- 

. zionedl Antonio Allegria 
♦Cremona ( Giangiufcppe ) Orazioni 
..panegiriche. .. y 4$X 
♦Crbscimbbni (Gto.Mario)Msmoric 

, jftoriche della miracolofa immagi- 
h ne,di & M» delle Gra^ie^c. 46 3? 
♦JLa Critica di (ereditatale, 412. 

D 
♦Davidi s(ludovici*AneoniiX^d Jlf- 

pubhcam lìterariam monitH>cc. 498. 
* Dbrhbaja(Towtnafo) Vedi ; H au?u 

sbbb ( F. > 
* Di mostkaZionr delle ragioni ad¬ 

dotte,,^» ' 5 )■ » 1 ìi '> ■ • 14*5* 
♦Diotallev; {^leffandro) Tra treni» 

fljenti:fpiritùalii.e.cr Yf 47& 
n * r *~Idia 



* 
* Idea del vero penifente,ec. 47 c 
-La Beneficenza di Dio.ec. 476 

* DoR-iA^Pnol-Mattia) Nuovo Meto¬ 
do,ec. » . 4f4* 
-Ragionamenti, ec. 4^, 

E 
*Eustachii (Barthoiomtei) TabuU 

4natomica,editiopofterior. 41 <5 
F 

*Facciolati (Jacobi) UdThilofo- 

phiamOratio. 457. 

dt Fagn ani {Giulio-Carlo) Teorema 

nuovo concernente il Calcolo inte- 

* g«^-' - 375. 
Fmìbrgiti: Saggi de’letterati efercizi, 
lf!libroII. jfof» 

Fabury(Claudio) Trattatodejlalcel- 
ta e metodo degli ftudj,tradotto dal 
franctfe da GiOiOlìva. 472. 

* Fontana ( Giovanm)Snx morte ed 
- elogio. - :^ifc . j.„ 41J. 

^-La Sàtita e la Pietà trionfate,ec.477 

* fQHTAwm^Giuflo) Vedii Matfbi 
( Taolo-^teffandr$) . ‘ 

* Fjunghbtti (Taol-Otwpie) Ora¬ 
zioni panegiriche. • . 417. 

G 
* &U.TRUCHIO (Tino) Storia fanti , 

tradotta dal francefe , > 474: 
GAZZ0LA(Giufeppe ) Il mondo ingan* 
A.#*-- '• f. " nato 



nato da’falfi medici. 114.. 
* Gbrmon \Bartolommeo)Letteraìigli 

Autori del Giornale di Venez.4or. 
^GiaNBLLI (Bafilio) Sua morte. 4^7. 
*de GRAVESON(Ignatii-Hyacinchi de 

Amat) Hiftoria ecclefiaflica , cc.^6^. 
* Guidarseli ( Jo. Angeli) In Funere 

SigifmudU briftopbori ab Herbejiein, 
c c.OratiOi H 4 63., 

* HAiM^Nicolai-Francifci) Tbefaurus 
Britannicus jlntìquitatur* gr#ca- 
rum romanarumque, ec. 411. 

*Hauksbbb {F. ) Efperienze fifìco- 
meccaniche, ec. tradotte dall’in- 

. glefe perTommafo Derbeam. 435. 
* > : C:\ ■ - L * t : >\ ' 

* L an C i si 1 ( Jo.:* Maria:) Diff irtatio de 
. bovilla pejle, ec. 464. 

* Langlbt di Frefnoy : Metodo per 
iftudiare la ftoria, ec. tradotto dal 

• francefe. . 469. 
* Lavizari (Vierangelo ) Memorie-» 

itteriche della Valtellina. — 413 
*Lbpnardblli.( ^Annibale ) Opere^ 

morali. ■ ... M 47 f 
*Maffbi (Taol-jllcfjandrò) fua Mor¬ 

te . 1 4*2. 
* ^■♦-■•Vita della Ven.Cammilla Orfi¬ 

ni Borghefc , continuata da Ciufio 
FwPaninìvA r < < 462. 

1 ' -;i* ••• * Man, 



♦Mancati ( [o. Jacobi) Jbéatrttm^ 
anatomieum. ' 416. 

* Marchetti ( Meffandro) Lucrezio 
volgarizzato. 411. 

♦Medie ( Augiiftini )tAmoris trium- 
" pbus,cc. 443. 
* Memoriale alla Sacra Congrega¬ 

zione deli’ acque» ec. 42,2 
del Monaco (Giacomo Antonio ) Dif- 

corfo intorno il culto Afininoim- 
putato agli antichi Criftiani,ec.? f4 

*di MontfauCon^»-»^^)L’Anti¬ 
chità fpiegata in figure , ec.; 402» 

* Muratori (Lodovico-Antonio ) An¬ 
tichità Eftenfied Italiane . 453. 

* -Vedi PRiTanii (Lamindi) 

* Muti (Qiovanmaria) Ricordi poli¬ 
tici a’PrincipiCriftiani. 4*1. 

N 
Novelle letterarie d’Italia . 40I 
—;-dell’ * 4Ò4 
—- —-di atrgentina* 407.. 
—— > di Bologna416. 

——- di Buffe co . 41 iì 
■v , ■ - dìCcfena* 41 t). 

■ di Coìrà, 411.' 
■ ■ di Colonia . 406. 

——■ -■ di Ferrara» ' 418. 
—r—eh Firenze* 431. 
——— di.Foli&nov V; 4 



di Francfortal Meno. 40 §. , 
«-di Genova. 43 8. 
— di Ginevra. 413. 
— di Londra 411. 

di Lucca. 4357. 
— di Milano. 440. 

*—- -—— di Modana. 453. 
■-'di Napoli. 454. 
--—-di Padova. 457. 
-di Tarigi. 40 r. 
---di Perugia. 460. 
■■ '■ ■ di Pefaro. 460. 
——— di Ravenna. 461. 
---di Roma. 462. 
— -di Strigavia. 41°* * 
— -——di Venezia. 467. 
*lcNouRy(Nicolai)^pp4r<tf«j adBi- 

bliothecàveterùTatrù,ec.T. Il 403. 
* Nuova Coflituzione e ordini fopra 

i lavorieri del Po>ec. 428. 

* Oliva ( Giovanni ) Vedi : Fleury 
t ( Claudio ) P- 

*Pag liarini (GiuflinianojLez ione fo¬ 
pra un Sonetto di D. TerefaGrillo 
Panfilia, ec. 43 8. 

*Paraini CMichele) Rimbobi gloriofi 
del buon genio Auftriaco,ec. 449» 

*Patrjgnani (Giufeppe ^Antonio ) 
Vedi: Saverio ( S.Francefco) 

* Platina (Giofeffo-fflaria) Arte ora- 
* co- 



tori a. 42q. 
Poluni (Joannis) Obfervathfolarix 

eclipfts. . 270. 
♦Pozzoli (Jo.Bernardi)Ì\<*t;’oWf Ro. 

mani Tontificis,cc. 46 f* 
*PRiTANii(Lamindi)De lngeniorumo- 

deratione in Religionis negocio. 406, 
R 

RbcanaTI (Gio.Batifta) Poe fi e italiane 
di Rimatrici viventijraccoltcda Te- 
lefieCipariffiano. 46/r 

♦Relazione dellcdiligenze ufateper 
diftruggere le cavallette,ec. 436 

♦Renzoni ( Vincenzio ) Difcfa dalli-. 
ccnfura di Bernardo Mariani. 459. 

* Riflessioni intorno la malattia de* 
Buoi,ec. in francefe. 413. 

♦Rolli (Taolantonio)Vedi: Ariosto 
( Lodovico) 

♦Rosi g noli (Gregorio)Sua. mortc.44 f 
S 4 

♦deSALLRNGRB (Albertus Henricus) 
rNovus Tbefaurus antiquitatum ro- 
manàrum yTom.l. 404,, 

♦SALViNif^/»to«?<an4jProfefacre.43 3 
♦Sassi ( Giuseppe Antonio) Anniverfa- 

rio della gloria, ec, *440. 
♦Savbrio ( S.Francefco ) Lettere tra¬ 

dótte dal latino da Giufeppe Antonio 
HTatrigmni. ' f 1 "" ‘ : ' 473 

♦di SAvoja [Francefco Eugenio SiaU* 

Vi- 



, Vita tradptta dal francefe. 47 S. 
^SBARAGLi(Jp.Hieronymi)£«^/fc/;/<j, 

feùanimafenfitivabrutorùy ec. 41S. 
Sodbrini (pdgoflmQ)Lettera ILincor- 

noall’Arte metallica. . 186. 
T ^S JL 

*TANuCCi(C#r£/o)Poefk tofcanp^j*» 
’*TELESTBC;><2r^»o.Vedi: Reca- ; 

wati ( Ciò. Banfi a.) 
♦Tommàsi madore) Poche di yarj 

Autori per la traslazione di S.Caflìa. 
no,ec.Edizione!I. accrefciuta. 430. 

*Tonti( Giacinto) Prediche, feconda 
edizione. V 4f$ 

VaLIISnibri (^Antonio ) Raccolta di 
varj Trattatile. 1 fò* 

♦VBRNAQo.Eaptifta^Triwcfpr medi- /- 
caminumphlebotomiapc, 459* , 

*VBRRATTi(Fr<i«Cf/fO)Sua mortc.46 if 
* UGHBLLi'vFerdinandi;itd/ia/acr4,B0- > 

va edititi auftior. 471. 
*V iDyssi(Gi/(ff/|pe«<iritf)Parerc fopra 

il renomeno.ec. 47 8 
*VoLA'ST&(franccfco Saverio)V&di: 

Arcudi (,Aleffandro-Tommafo) 
*VPbnchhri ( jacobi) Colletta archi¬ 

vi & cancellar Le jota, ec. 407. 
2 

♦Zappata (Giorniatifla) Sonetti fopra 
gli attributi di Maria Vergine.4 50. 

... NOI > 



NÓI RIFORMATOCI 
dello Studio di Padoa. H Avendo veduto per la Fede 

di RevifionC j & Approba- 
tione del P.F. Tomafo Maria Gen¬ 
nari Inquietare nel Libro intito¬ 
lato : Giornale de' Letterati d’Italia 

Tòmo Ventejìmofettimo non v’ effer 
cofa alcuna contro la Santa Fede 
Cattolica, & parimente per Atte- 
fìato del Segretario Noftro 5 nien¬ 
te contro Prencipi 9 & buoni cogli¬ 
mi 9 Concedemo Licenza a Gabriel 

Hertz Stampatore 5 che poffa effer 
Rampato 9 offervando gli ordini in 
materia di Stampe9& prefentando 
le folite copie alle Publiche Libre¬ 
rie di*Venezia 5 & di Padoa. 

Dat.li 8, Aprile 1717. 

( 
( Francefco SoranzoProc. Ref. 
( Lorenzo TiepoloKav. Proc.Ref. 

uAgoJlino Gadaldini S egr. 
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GIORNALE 
D .£' 

letterati 

D ITALIA. 
TOMO FE 'HT ESIMO SE TTIMO . 

ARTICOLO I. 

Ojfervanioni /opra alcuni frammenti di 
vali antichi di vetro ornati di figu¬ 
re, trovati ne Cimiteri di Roma . 

R. di Cojimo Terno Gran¬ 
duca di Tofcana. In F ir enne, nel¬ 

la fiamperia di S. A. R. per Jaco¬ 
po Guiducci , e Santi Franchi , 

in 4. reale, pagg. 3 z zi fen. 

za la dedicatoria, e la prefazione, 

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

elV . cavate da alcuni Dittici antichi 
di avorio. , 

ALItore di quelle bellilfitne Of- 

fervagioni è ’l Sig. HLiPPQ 
T omo XXFlh A BUG- 



i Giorn. db’ Letterati 

BLIONARRUOTI, Senator Fioren¬ 
tino, Segretario delle Riformazioni , 
e Auditore Prefidente della Giurifdi- 
zione Ecclefiaftica , e di altri magi- 
fìrati •, Gentiluomo quanto ricco di 
ogni più feelta letteratura, tanto an- 
cheornatod’ottimi.collii mi, edi una 
Loda criftiana morale ; che c’1 vero 
pregio, e la vera lode di un buon let¬ 
terato . 11 nome di lui è già celebre 
da molto tempo appretto il mondo 
erudito, principalmente per la pub¬ 
blicazione da lui fatta del fuo dotto 
libro, Campato in Roma , per Do¬ 
menico-Antonio Ercole, 169$. in 4. 
col titolo di Offervazioni iftoriebe fo- 
pra medaglioni antichi -, del qual libro 
hanno fatta onorevol menzione ne’lo¬ 
ro fcritti molti e molti de’ più cele¬ 
bri Autori del noftro fecolo , sì ita¬ 
liani , che foreftieri . Quella lode e 
riputazione fiam certi, che farà per 
ricevere un maggiore accrefcimento 
dall’ Opera , che ora fiamo per rife¬ 
rire: Opera in vero di raro prezzo, 
e tale, che fa gloria non meno a lui, 
che all’Italia tutta, e a tutti la buo¬ 
na letteratura. Seguendo nói Pordi¬ 
ne della, fìefsa , divideremo la pre- 

fente 



A RT I COLO I. z 

fente relazione in tre punti .* il pri¬ 
mo de’quali darà in rifìretto il con¬ 
tenuto della prefazione: il fecondo ac¬ 
cennerà le cofe più notabili , delle' 
quali Q parla nelle Olfervazioni lo- 
pra i frammenti di va fi di vetro or¬ 
nati di figure : il terzo finalmente 
efporrà in rifìretto quel tanto , che 
il chiari(Tìmo Autore ci rapprefenta_# 
nelle lue OfTervazioni fopra tre Dit¬ 
tici antichi di avorio, che ora fono in 
Firenze. 

!• Nella prefazione fa egli primie¬ 
ramente vedere, quanco> fieno da ve¬ 
nerarli quefli antichi facri frammen¬ 
ti, non tanto perchè efìi ci rapprefen- 
tano le grandi e fovritmane virtù de* Fe¬ 
deli della primitiva Chiefa > quanto 
perchè, fe ben fono di vii materia , 
fii rozzo lavoro, e di. antica fernpli- 
cicà, fono però ornati e arricchiti di 
di voti e fanti ammaeftramenti di vi¬ 
ta criftiana; attefochè que’ Fedeli po- 
lero grandilfum cura , che infino i lo¬ 
ro poveri , e ufuai arredi infpiralle- 
ro co’facri (imboli, e collefacre im¬ 
magini pietà e divozione , e mante- 
neifer■> viva in loro la memoria del¬ 
le più importanti malfarne dell Hvan- 

A z ge- 



4 Giorn. db’ Letterati 
gelio j e quanto anche , perchè ehi 
frammenti polfono molto fervire ad 
illufìrare i land Padri, a fpiegare i 
facri riti, e a provare molteconfuc- 
tudini degli antichi Criftiani. 

Acciocché ognuno poi nettamente 
conofca , che cola fieno quefìi vetri 
antichi, de’ quali intende di parlare il 
chiarifiìmo Autore, e come fatti , c 
da chi degli antichi Autori mentova¬ 
ti , e dove fi fieno trovati, e dove pre- 
fentementefi conlervinoj dice in pri¬ 
mo luogo , che fono fondi di bicchie¬ 
ri a forma di ciotole , i quali rom¬ 
pendoli con facilità nell'altreparti * 
fi fono facilmente conferva! i interi 
nella parte del piede , ove i Fe¬ 
deli aveano in ufo di adornare il va- 

,fo con alcune pitture, le qualiofTer- 
ferva effer di due forte di lavoro „ 
„ L’uqo, fon fue parole, era ordi- 
,, nario, e fi faceva col mettere una 
„ foglia d’oro fui vetro, che dovea 
„ lervire per piede del bicchiere , 
„ ed in quella , dopo che vi aveva- 
„ no fatto a fgruffio la pittura, oil 
„ difegno di cièche vi volevanofa- 
,, re , ierravano a fuoco il piede , 
p ed infieme il fondo del vaio, con 

» av- 



Articolo L $- 
»> avvertenza, che il diritto delle f?~ 
„ gure, e delle lettere , quando vi 
„ erano , tornade dalla parte inte- 
j, riore del bicchiere » acciocché co- 
,, lui, chefe ne ferviva, le potefle 
„ godere , e leggere , e per confe- 
„ guenza venivano a rovefeio a chi 
„ le vedeva dalla parte del piede , e 
» per di fuora y e da quello ne c ve- 
„ mito , che alcuni di quelli vetri 
,, appreso l’Arringhio nella Roma» 
„ fotterranca, fono Itati difegnati a 
„ rovefeio-, inalami luoghi vi met- 
„ tevano de’colori » particolarmente 
,, del rollo, per diflinguere gli orna- 
„ menti delle vedi, come farebbe a 
„ dire , le Itrifce di porpora , che 
„ chiamavano, Clavi, o qualche al- 
„ tra cola, ma grofifolanamente, ed 
„ alla peggio. 

„ L’alcrolavoro, che noi per di- 
,, llinzione, chiameremo di maniera 
„ migliore, epiùgencile, cfattocon 
„ maggior arte , e fi abbatte fem- 
» Pre 3 Per quanto io abbia vedil- 
3, to , ad elfere più maeltrevolmen- 
„ te difegnato , ec. In quelli , per 
„ quello, che ho potuto riconofcc- 
53 re,pigliando gli artefici, per lo 

A 5 „ più 



6 Giorn. db’ Letterati 

„ piu , una laftra di vetro ordina-» 
,, riamente non trafparente, benché 
3, ve ne fia anco delie trafparenti , 
it le incavavano, fecondo ìldifegno 

che volevano , e 1’ andavano poi 
„ riempiendo , e dipigocndo con 
„ maeftria, di colori di fmalto , i! 
„ più delle volte d’oro, e d’argen- 
„ to , bene ombrati a i fuoi luoghi 
,, qualche volta fi ferviv^no anc.c 
„ delle foglie d’oro un poco fgrnf 
„ fite gentilmente , e con dilegno 
3, per farvi nafcere le fue ombre 
,j coprivano pofcia tutta la lamio 
,, Copra alla pittura , di fmalto trai 
33 parente , e quella laftra di vetr 
^3 così aggiuHata , e dipinta, ferra 
,, vano parimente a fuoco fra il for 

do del vafo , ed il piede , coll 
,, medefima cura , ed avvertenza 
,3 che la pittura tornade, e fi vede 
„ fe di dentro al vafo ; anzi quar 
9> do le ladre di vetro fodero ftai 
„ opache, da quel luogo Colo godei 
„ fi potevano. 

Oderva di poi il nodro Autore, 
che di queda maniera migliore eri 
no per lo più le cofe de’ Gentili , : 
deli’ ordinaria quelle de’ Criftianif 

non 

i 



Articolo I. 7 

non relìando però , che queftealcuna 
volta non fodero della maniera mi¬ 
gliore, e quelle de’Gentili deii’altra 
inferiore : di che ne accenna gli efern- 
pli . Dice iti oltre , che gli antichi 
fi fervirono ne’primi tempi per bic¬ 
chieri , e per vali delle corna degli 
animali, e poi fu la fomiglianza di 
quelli , ne fecero di legno e di terra 
cotta, finche il luflo introdurtii vafi 
di bronzo, di argento, dioro, e di 
pietre dure, e d’altre materie prezio- 
fe. Si vaifero ancora de’bicchieri di 
vetro, dappoiché ne fu trovato acci-» 
dentalmente l’artificio nella Fenicia * 
al riferire di Plinio I. 3 6. c. 16. e d’ 
Ifidoro 1.16, c. 1 3. e confervato fua- 
gamente l’ufo con maeftria nella cit* 
tà di Sidone, come dagli autori, c 
da’frammenti, che fe ne trovano , 
manifeftamente apparifce: dalla qual 
città fe ne fparfe poi l’invenzione in 
altri paefi . Di quello ritrovamento 
pare , che fe ne debba la gloria a De*- 
mocrito , il quale fra le tante cofc 
da lui conia fua afiiduaapplicazione 
all’ efperienze inventate , fi valfe 
anche dell’artificio del vetro, di cui 
fi fervi per imitare,, e contraffare k 

A 4 già- 
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gioje, mediante la coltura de’ fallì ; 
Da principio il vetro, perlafua ra¬ 
rità, fu di qualche prezzo, ma l’ar¬ 
te vetraria eiTendoil poi dilatata, ei 
bicchieri di vetro eifendo divenuti co¬ 
muni , fi davano quelli a vilifiimo 
prezzo, quando però la qualità fpe- 
ciale di efli, olamaefìria del lavoro 
non avefsero fatto ad alto corto falir- 
li : del qual genere però non erano 
que’ de’ Criftiani , a riguardo che in 
elfi non ammetteva la nofira fanta 
Legge lavori ftraordinarj , e di raro 
prezzo . 

Stimadflìmi tra i vafi di vetro era¬ 
no gli adornati di figure di bafso rilie¬ 
vo , detti da Marziale ( a ) Toreu * 
mata, e da Apulejo ( b ) calices fi- 
gillati , c anche cryftallum im- 
puntium , o come leggono altri im- 
piffum : ma la prima lezione è giu¬ 
dicata dai Salmafio per la migliore , 
volendo , che per erta fia lignificato 
uncrirtallo d'acqua puriìììma: fe pu¬ 
re, come il nollro Autore faviamen- 
te riflette , Apulejo non volle inten¬ 
dere di quella fotta di vafi di cri hal¬ 

lo 

( a ) L XII epig. f j. e / XIV. ep. 94. 
( b ) hletxm. I. II. 
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lodi monte, odi limpidiflìmo e bian¬ 
co vetro, i quali fodero intorno intor¬ 
no , quali punti ì e lavorati col ferro, 
di figure ad incavo , a differenza de i 
figiilati, cioè a baffo rilievo. Severa 
fode la lezione d’impiffiitm , ftima il 
noftro Autore, che pereda fiavercb- 
be una menzione molto fpeciale del¬ 
le pitture de’ bicchieri di vetro, in- 
terpetrando la parola itnpiffium nel li¬ 
gnificato , che quei bicchieri, den¬ 
tro, oper di fuoranel corpo, avedfe- 
ro qualche pittura: ma dice, che ci 
ripugnano fei manofcritti della libre¬ 
ria Laurenziana , ne’ quali concorde¬ 
mente fi legge impunttum . Pare be¬ 
ne a lui di trovare in unpafTodi Pli¬ 
nio ( a ) qualche menzione dei vafi 
di vetro coloriti, di quelli della ma¬ 
niera migliore, che erano leggermen¬ 
te incavati, fecondo i contorni delle 
figure, o con ferro, o con altro fini¬ 
mento, per inferirvi poi le figure , 
che vi fi vedono; come anche ne giu¬ 
dica tali ì due vafi di vetro dorati in¬ 
torno , riferiti da Ateneo (f») nella 
pompa di Tolommeo Filadelfo de- 

A 5 fcrit- 

( a ) Lib XXXVI. f.:6. 
< b ) Lib.V. c.$. 
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critta da Califleno Rodiano. 
•Vili . Palla egli dipoi a dire, che que¬ 

lli frammenti fi trovano ne’ facri Ci¬ 
miteri di Roma accanto a’ fepolcri , 
che gli Antiquarj chiamano Loculi , 

fermati , ed incaftrati nella calcina 
iftefia , colla quale fono murati i mar¬ 
mi , ole tavolozze, le quali fono di 
terracotta, grandi, e Cottili.. Stima x 
che i Criftiani vi mettefieroquefti ve¬ 
rri per fegno,affinedi riconofcere il luo¬ 
go de’loro morti, per propria confo- 
lazione, ed anco per andarvi a fare gli 
ufficj di pietà ne i giorni deftinati , ed 
anniverfar;: di chcnc recaleprove ; 
ficcome quelle varie figure , che in 
det<ti vafi ftavano colorite, ed altre_# 
cofe , che intorno a i fepolcri loro mu¬ 
rate ritrovanfi , fer-viano tutte ad efiì 
loro per fimboli, e fegni, prefone V 
efempio da iGentili antichi, i quali 
coftumarcnodi porreanchea i tempi 
eroici i fegni a i fepolcri , qual’era ap¬ 
punto il leone melfoal fepolcrodi Et¬ 
tore', laftatuadi Polifiena giacente a 
quello di Achilleil remo eia tuba a 
quello di Mifeno, un- remo Umilmen¬ 
te a quello di Elpenore ; una donna 
fatta di bronzo a quello di Auge; un 

di- 
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clipeo con un ferpente a quello di Epa¬ 
minonda*, e perfine un lione a quello 
de i Tebani, morti nella battaglia con- 
traFilippo, rammemorata da Paufa- 
nia. Pacarono poi quelli fegni alle in- 
fcrizioni, e a quelle bali , che lì chia¬ 
mano Cippi fepolcrali, ne’quali d’or¬ 
dinario vedelì fcolpito qualche anima¬ 
le, inflrumento, albero, oaltro j e 
ciò non tanto era nelle fepolture de* 
Gentili, che in quelle de’Crilliani, co¬ 
me con gli eiempli fi prova , e con le 
riflelfioni fi fpiega, confutandoli poi P 
opinione di coloro, i quali penfarono , 
che le medaglie ne’fepolcri, o intorno 
ad elfi trovate dinotalfero Tempre il 
tempo della morte di colui, che vi fla¬ 
va feppellito : mentre fu da lui olfer- 
vato nel cimiterio vicino a Sant’Agne- 
fa, fuori di Roma, elfervi intorno ad 
un folo fepolcro piò di dieci medaglie, 
fegnate del nome d’Imperadori diver¬ 
tì, e di tempi afsai lontani. Il Vafo del 
fangue, cheli trova ne’ fepolcri Cri- 
fkiani , è contrafsegno di martirio > 
molto piò ficuro, che i fopradetti. 

Venendo dipoi a ricercare in qualp.xil. 
tempo potefsero efsere flati ripieni di 

A 6 que- • 
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quelli frammenti di vetro i cimi ter) de 
i Fedeli) argomenta , che probabil¬ 
mente ciò feguifse nella perfecuzione 
di Diocleziano; ccrede Umilmente , 
che ehi frammenti fieno più antichi di 
elsa perfecuzione, ed erano forfè di 
que’ tempi, ne’ quali la Chicfa gode 
lunga pacefottoi Gordiani, ed i Fi¬ 
lippi, e dopo l’Imperio di Valeria- 
no. Fa vedere cfser falfa l’opinione«. 
di coloro , che vogliono , che il mo¬ 
nogramma lignificante il nomedi Cri- 
fto fia invenzione di Coftantino; mo- 
firando, che nei cimiter) fi fono tro¬ 
vate molte infcrizioni col detto mo¬ 
nogramma 3 afsai anteriori al tempo 
di Cofiantino: e quell’antichità fifa 
afcendere con buoni fondamenti fino a 
i tempi della primitiva Chiel'a, paf- 
fatone l’ufo dalla Chiefa greca nella 
latina , elsendo greche le lettere che 
lo compongono : anzi fe ne ha l’aJlu- 
fione in San Giovanni nell’ Apocalisse 
a i Capi VII. e XIV. come fofìiene 
l’Autore > il quale dimofìra parimen¬ 
te quella verità con l’autorità di Eu- 
Icbio , da cui fu fcritto, cheCoftan- 
dno faccfse porre bensì quel mono- 

gram- 
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grammo, in cima all’afta del fuo La¬ 
baro, ma non già, che egli lo inven¬ 
ta fse. 

Toglie poi qualche difficoltà , chep.XV, 
gli li potrebbe muovere intorno a tali 
frammenti giudicati da lui più antichi 
della perfecuzione di Diocleziano ; e fa 
vedere, che a ciò non ofta il veder¬ 
li in alcuni di effi Timmagine di Sant’ 
Agnefa , mentre quefta Santa patì fot- 
to Valeriano, e Gallieno, come fi trae 
da i luci Atti . Ma perchè il mag-p.XVT 
gior dubbio, che fopra ciò gli fi poter¬ 
le mnover contro, fi dedurrebbe da cer¬ 
te lettere particolari, che fi ofservano 
in quefti frammenti, le quali fono di 
forma afsai differente da quella dell’al¬ 
fabeto latino comune, cdel buon fé- 
colo, va egli mofìrando con molta eru¬ 
dizione, che efse lettere colla medefi- 
ma forma, o fimile, fi vedono anco 
adoperate ne’ tempi antichi, sì perchè 
fe ne trovano di iomiglianti in qualche 
marmo, ed in altri antichi monumen¬ 
ti , sì perchè gli artefici erano talvolta 
ftranieri, ed*idioti. In quefta parte me¬ 
rita di efser letta attentamente la pre» 
fazione del noftro Autore, potendo e fi¬ 
la in mofti luoghi fervirecome di ginn. 
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ta al celebre Trattato de re diplomati« 
ca del Padre Mabillon. Gli efemp) , 
che fe ne recano e quanto alla diverfità 
del carattere , e quanto alla ftrana-. 
forma, e mutazione di alcune lettere» 
dimoltrano ad evidenza I’unae l’altra 
cagione fopraccennata, efsendo tratti 
i medefimi e da lapide , e da meda¬ 
glie, e da altri antichi monumenti . 
Si pafsa poi a dir qualche cofa circa-» 

XXV alcuni idiotifmi e modi di feri vere-*» 
che fi ofservano ne i fuddetti fram¬ 
menti di vetro : di che però fi parla 
piìi didimamente a’Cuoi luoghi , e 
noi pure non mancheremo alcuna vol¬ 
ta di farne menzione - 

p. i. IL Venendo ora alle Tavole, nel¬ 
le quali ftanno efprefse, e diligente¬ 
mente intagliate le figure de i vetri , 
la prima di quelle Tavole,, tre figu¬ 
re ci rapprefenta . Quella però del 
numero i. è prefa da una lamina di 
metallo lavorata come a cefello , o 
più tolto con-una {lampa-, e non per 
altro il noltro chiarifiìmo Autore ha 
voluto premetterla a tutte, fenon_» 
perchè in efsa fi contengono molti di 
que’ {imboli, che fono efprefsi nelle 
figure de’vetri, de’quali egli fi è tol¬ 

to 
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to l’afsunto di ragionare . Non molto- 
fi trattiene in ifpiegarla , avendola-. 
Monfignor Ciampini , letterato di 
fémpre gloriofa memoria, partico¬ 
larmente dichiarata in lina fua eru¬ 
dita Difsertazione. La figura più gran¬ 
de di quella lamina , polla nel mezzo 
di efsa , c quella del Redentore in fi¬ 
gura dei ‘Paflor bonus con la peco¬ 
rella fu le proprie fpalle : d’intorno 
le hanno diverfe figure minori diper- 
fonagg) della Scrittura, tutte fimbo- 
leggianti la perfona diCrillo, come 
il noftro Autore eruditamente dimo- 
fìra, penfando anche, che quella fa- 
cra lamina potefse efser fervita per 
ornamento di un vafo, o di altra co- 
•fa Ecclefiallrca, efsendovi ancora un 
fegno di bulletta, che la dovea te¬ 
ner ferma > e forfè ancora ella orna¬ 
va una di quelle Croci, che fi dose¬ 
rò Jìa^ioriali, a riguardo che per la lo¬ 
ro bellezza e preziofiràfi portavano 
per le {fazioni, o proccffioni, ficcome 
fi ha pienamente dall’ erudita Difser- 
tazionc di Monfignor Ciampini, da 
Cruce ftationali * 

Dataci l’Autore la fpiegazione di 
quella lamina, ciefpone anche quel¬ 

la 

P 4- 
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la di un bafso rilievo mefso per fregio 
al principio della fwa Opera, prefo 
da un grandiffimo fepolcro di mar¬ 
mo, che fi vedeva nel Palazzo del 
Cardinal Gafperodi Carpegna; e ciò 
ad oggetto di unire infieme tutte le 
facre iftorie, delle quali gli antichi 
Criftiani per ornamento delle cofe lo¬ 
ro fervivanfi . Quefto coftume d’in¬ 
tagliare ne’ loro fepolcri di marmo 
quelle facre iftorie pratica vali prin¬ 
cipalmente ne’fepolcri de’ perfonag- 
gj di qualità, come fi vede in quello 
di Giunio Bafso morto l’anno 
nella Prefettura , efsendo ancora neo- 
fito, come fi ha nella Romafetterra¬ 
tica dell’Aringhi ( a ) > ficcome an¬ 
cora nelle ftanze de’ cimiterj, dette 
Cubicoli, facevanfi fare da i più bene- 
ftanti fra loro delle pitture facre allu¬ 
denti alla rifurrezione , e ad altre.# 
cofe fpettanti a i defunti, e anche.» 
delle figure, relativeo al Battefimo, 
o alla Penitenza, indugiando effiper 
l’ordinario a pigliare quefti Sacra¬ 
menti in punto di morte. Talifepol. 
cri, ora detti Vili, chiamavanfi an¬ 
ticamente Sarcofagi. Nel bafso rilie¬ 

vo t 
(a ) T.l.L. i.c. \o.p.i77. 
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vofuddetto fono incagliati il miraco¬ 
lo della moltiplicazione de’pani; San 
Pietro piangente al canto del gallo; 
ledue Tavole della Legge date a Mo¬ 
se da Dio, che qui , come in altri 
monumenti, è figurato nella mano ; 
il facrificio d’Ifaco; il rifufcitamen- 
to di Lazzero; il miracolo del Cie¬ 
co nato; la figura dell’Emorroifsa ; 
Sufanna, fra i duevecchj, in atto di 
orare ; la negazione di San Pietro in 
mezzo a due Ebrei, che hanno in ca¬ 
po due berretti (tacciati ; Daniello 
nel lago de’lioni ; il Paralitico ; Tac¬ 
que fatte fcaturireda Mosè ; il mira¬ 
colo della con verdone deli’ acqua in 
vino,ec. Vififcorgono fimilmente le 
ftagioni , Lolite adoperarli anche da* 
Gentili negli ornamenti de’lorofepol- 
cri, per dinotare la vicendevolezza»* 
delle eofe , e per l’opinione , che ave¬ 
vano , che i loro cari defunti larebbo- 
no tornati all’efserdi prima. Elleno 
fono qui efprefse in figura di quattro 
Giovani, o vogliamo dir Genj, fotto 
la qual figura efsendo per lo più fo- 
liti rapprefentarle anche ne’ lor fe- 
polc.ri i Gentili, l’artefice qui volle-* 
fcrvirfi della medefima fui fepolcro 

. U di 
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di quel Criftiano defunto , acciocché 
fofsero più facilmente riconofciute . 
Tre fole però di cfse fono in quefto 
bafso rilievo intagliate , mancandovi 
la primavera, di che ce ne fpiega il mi- 
fiero . 

. Viene di poi il chiariamo Autore 
alla dichiarazione de i due frammenti 
di vetro polii nella Tavola I. Rap- 
prefentanoquelli V immagine de i diije 
noftri primi progenitori. Se ne fpon- 
gono i motivi , per li quali gli an¬ 
tichi Criftiani li dipignelTero ne’loro 
bicchieri. Vi fi vede Èva dipinta con 
rmi collana, da cui fia pendente una 
bulla.* in che l’artefice ha feguitatala 
licenza de’ pittori : ed è fiata anche 
opinione di alcuni Rabbini, cheEva 
dopo il peccato, oltre gli abiti necef- 
far), aveffe ancora gli ornamenti , e 
le vanità, come le armille, gli orec¬ 
chini , il vezzo , e le perifeelidi, o 
cerchj per adornare le gambe. L’al¬ 
bero della feienza rapjsrefentato nel 
vetro è di una grandezza medefima 
delle figure di Adamo , e di Èva . 
Nell albero fi contano fette pomi , 
comprefovi quello che ha in mano 
Adamo, che lo ebbe da Èva, datole 

dal 
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dal Serpente. Intorno al vetro della 
figura fegnata num. z. fi leggono que. 
Ite parole, le quali altrove poi fi di¬ 
chiarano: DiGNiTAS AMLCORUM 
PIE ZESES. 

La Tavola II. contiene citrque figu- p, 
re. Nella prima fi vede Abramo in 
atto di facrificare il fino unico figliuo¬ 
lo , iftoria molto adoperata da’Cri- 
ftiani, sì per efiere efcmpio di un’ 
atto di religione fominamente eroica, 
sì per efier figura del facrificio fatto 
di fe fìefio da Grillo fopra la Croce. 
Vedefi quivi il figliuolo con gli oc¬ 
chi bendati, e con le mani legate di 
dietro , e’1 padre in atto di ferirlo , 
ma con la faccia ad altra parte rivol¬ 
ta in fentirfi chiamare dall’ Angelo : 
dalla qual parte il pittore , volendo 
dinotare le promette fatte da Dio al 
Santo Patriarca per la fua generofa 
ubbidienza , dipinfc una celia con 
frutti, e avvolta nel mezzo una fu¬ 
nicella , poiché quella fervendo per 
mifurare i terreni, e lepofleflìoni r 
quelle di poi fi chiamavano , frtiicu- 
lus hareditatis . Vi fi vede poi un’ 
animale fenza corna, rapprefentante 
la vittima provveduta da Dio in Ino- 

go 
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go del figliuolo. Confiderà qui l\Au-< 
tore , elfer pofiìbile , che l’artefice 
fotte di qualche paefe, ove gli arieti 
nafcertero fenza le corna , a fomiglian- 
za di quei di Ponto intorno alla re¬ 
gione Scitica , riferiti da Ariftotile 
nella Storia degli animali al lib. Vili, 
cap. 28. nè avvertirti , che il facro 
Tello mette l’ariete veduto da Àbra¬ 
mo, attaccato per le corna fra certe 
fpine. La leggenda di quello vetro fi 
è : SPES HiLARlS ZESES , cioè 
vivai ^CUM. TU1S: che è unadel- 
ie Polite acclamazioni conviviali, del¬ 
le quali altrove fi parla, 

p. 16. Nella feconda figura Ila efprertoil 
giovane lobbia , 'infieme col grande 
e mifìcriofo peice, da lui prefo fui 
fiume Tigri i ed ertendo pitturasi an¬ 
tica , fa vedere , che la Storia di Tob. 
bia fu ricevuta ne’primi tempi della 
Chiefa, e merta nel Canone della fa- 
era Scrittura. Siccome quella Storia 
è fimbolo delia benedizione del ma¬ 
trimonio, può edere , che il vetro, 
ove ella è rapprefentata, forte fram¬ 
mento di un bicchiere fatto in occa- 
fione di nozze. Altri millerj limbo- 
leggia la medefima Iftoria , che qui 
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fi vanno eruditamenre fpiegando » 
Noi ad una ad una non ci fermere¬ 
mo iopra tutte le Tavole, e figure, 
che il nobiliflìmo Autore va dichia¬ 
rando , poiché la cofa ci porterebbe 
troppo in lungo. Noteremo folamen- 
te alcuna delle cofe, che ci fonofem- 
brace più (ingoiati in un libro , che 
è tutto ottimo. 

Dalla figura della Tavola II. e da p. 19. 

quelle della Tavola ili. prende argo¬ 
mento di decorrere dell’^row, olla 
armadio, ove gli Ebrei hanno tutta- _ 
via per coftume di confervare nelle 
Sinagoghe i facri volumi. Quelli in 
alcuna delle dette figure lonoelprellì 
rozzamente in lei ovati , con certi 
piccoli tondetti podi in mezzo di cia- 
fcheduno ovato , rapprelentando così 
gli ornamenti, che gli antichi met¬ 
tevano alle teliate de i baftoni, det¬ 
ti da loro ombelichi, lopra i quali 
lì avvoltavano i volumi. Penla,che 
gli Ebrei abbiano prefo dall’ Arca T 
ufo di quello tabernacolo , per con- 
fervare in volumi le divine Scritture, 
e ne dà ben fondate ragioni, con eru¬ 
diti rifcontri, molirando, che ad efem- 
pio degli Ebrei anche i Criliiani tenne¬ 

ro 
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ro i lorofacri volumi in limili armadj, 
ne: quali pure fi confervarono le leg¬ 
gi degl’ imperadorì , e le pubbliche 
carte. Spiega il mifterode i due Lio- 
ni , che fono dall’ uno e dall’ altro 
lato delV jtron porta in una delle fud- 
dette figure, c dice, che pajono preli 
da quelli , che adornavano il trono 
di Salomone, adattati al trono della 
legge fc ritta., o più torto li crede , 
e li prova un (imbolo dell’ altaredel- 
l’olocaufto, in cui le vittime li bru¬ 
ciavano, e che in faccia al Santuario 
era porto -i La palma , che fi vede 
nella parte, di fotto , è (imbolo del¬ 
la Giudea >. il che pure le medaglie 
latine, ed ebree cidimoftrano. Idue 
candelabri di fette lumi fon limili a 
quello ordinato da Dio a Mosè > e’1 

pittore gli efprelfe col lume voltato 
verlo il tabernacolo, con. die fi pof- 
fono fpiegare quelle parole dell’Efodoj 
Facies lucemas feptem ,■ & pcnes eas 
fupcr candelabrum, ut luctant ex ad. 
verfo . Stannodall’ una e dall altra par¬ 
te d'uno de i due candelabri , due 
corni, nell'nnode’quali ceneafi l’olio 
racchiulo , deftinato all’ unzione dei 
Rei e nell' altro conlervavali l’olio per 

l’un- 
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l’unzione dc’Sacerdoti. Vi è ancora di¬ 
pinto un piccolo vaio, che forfè rap- 
prefenta quello della Manna folica con. 
fervarfi nel Sandta Santtorum . Quella 
cola poi, che ha cerca figura come di 
radica , forfè vi fu porta per figurare 
il fiore fiaccato , e folo , di quella 
verga maravigliofa, la quale fiorì per 
ifìabilire il Sacerdozio nella Tribù di 
Levi, e nella famiglia di Aron. 

La Tavola IV. ci dà la figura di p. 
un gran medaglione di bronzo , tro¬ 
vato ne'Cimirerjdi Roma. Dall’una 
parte vi è il Buon Pallore fra due 
palme, in atto di rattriftarfi per aver 
perduta la pecorella , ponendofi la 
mano fopra la tefta , e a piedi gli 
fìa la pecorella, che è di figura più 
picciola, di quello che fia dall’altra 
parte, ove fi feorge pur fra due pal¬ 
me lo ftelTo Buon Pallore, che dopo 
averla ritrovata , fe la reca fopra le 
fpalle. Egli è notabile, che 1’ arte¬ 
fice di quello medaglione ha dato al 
Buon Pallore in cambio della pecora 
nominata dall’ Evangelio un’ariete . 
Ciò pure in altre antiche figure ci¬ 
miteriali fi óflferva » in alcuna delle 
quali rta efprelfo ancora in vece della 

Pe- 



24 Giorn. db’Letterati 

pecorella il capretto. 1J Buon Pallo¬ 
re ha la tunica Succinta in due luo¬ 
ghi , per dinotare la ipeditezza di 
lui nel ricercare la pecorella Smarri¬ 
ta . Nel Virgilio della Vaticana» e nel¬ 
le pitture del Gencfi porcate dal Lam- 
becio, fi .vedono i partorì colle tu¬ 
niche lunghe,e in una fola parte lue- 
cinte. La loro povertà non permet¬ 
teva, che ne avefiero di più forte, 
ma le ulavano lunghe per guardarti 
dal freddo , e quefte poi nelle fac¬ 
cende , e ordinariamente, portavano 
Succinte ed alzate . Probabilmente 
anche prefiogli Ebrei alcune delle tu¬ 
niche , anche, ordinarie , erano ben 
lunghe , e fi cigneano due volte . 
L’ una di querte cinture era intorno 
alle mammelle in alto, donde feendea 
la vetta intìno a i piedi) l'altra poi 
era più bafia , e vicino a i reni : quel¬ 
la pracicavafi in cafa , e quando fi 
rtava in ripolo , là dove quefta fi 
tifava o per viaggio , o da i fervi 
al bifogno, per etler più lefti al Servi¬ 
gio del lor padrone -, e fe ne trova men¬ 
zione nel Sacro Terto, ov’ella chia- 
mavafi cintura de' lombi, là dove la 

più luBga addiraandafi con voce greca 
To~ 
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Vodere y cioè talare, e con ella il di¬ 
vino Giudice nell’ Apocalilfe compar¬ 
ve . I calzari del Pallore fono medi 
infieme di più fafce , quattro delle 
quali fono riconofciute da Ifidoro ne’ 
calzari de i Patrizi, e da Ulpiano fon, 
dette Fafeice crurales , pedulefque , 
le quali avvoltate > cd attraverfate 
l’una fopra f altra, coprivano la gam¬ 
ba , come fi vede nelle figure delle 
Tavole V. e VI. La minuta oflerva- 
zione di ogni cofa da campo al ckia- 
riflimo Autore di inoltrare il lìao giu- 
dicio, e lafuaerudizione. 

Quella medefima diligenza da lui p, 
praticata nella dichiarazione delle fud- 
dette Tavole V. e Vi. ovein diver- 
veri'o abito e politura c dipinto il 
Divino Pallore , gli porge occafione 
di fare altre notabili olfervazioni e 
cioè, fopra il balione , e fopra la ver¬ 
ga paftorale, quello per ufo di reg¬ 
gere il gregge, e quella per percuote- 
lo; lopra quella velie, che ha il Pa¬ 
llore fopra la tunica , conforme in 
tutto ali’ efomide, velie corca, e che 
finiva di poco fatto le fpalle j fopra 
la pronunzia del B. in vece di V. 
come BIBLIS per VIVUS, e SE Bl- p. 

Tomoxxnu B BO 
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BO in vece di VIVO, di che fe ne 

trovano infiniti efempj nelle antiche 
p. jo. Infcrizioni -, fopra gli ornamenti del¬ 

la manica al braccio del Pallore, e 
P*3i« fopra la fecchiolina, o vafo di latte» 

.che gli (la a canto : la qual Torta di 
vali paftorali chiamavafi mulffir# , e 
tnulElralia, e predo i greci xt\\oc 3 

diverfa da quel vafo pure da latte , 
che era detto fino , ed era maggior 

P-33* dell’altro. I due tondi, cheli vedo¬ 
no nella parte inferiore della tunica, 
fotto la cintura , erano detti, giufta 
il parer del Lambecio , Callicule , 
dal greco v.«\koì per la loro bellez¬ 
za, e TpoX'JS'ts per la loro rotondi¬ 
tà . Quelle Calile ale, che per l’uni¬ 
formità della pronunzia erano anche 
dette Gallicule y erano fatte di metal¬ 
lo, e alcuna volta anche di pezzetti 
di panno, per lapin di colore di por¬ 
pora riportato fopra le velie - Uno 
de’ calcei del Pallore c con la punta 
oncinata, quale appunto lo ufarono 
i Romani per le città, e però chia- 

p.54. mati iwcipedi da Tertulliano , e ne 
parla anche Catone appreflo Fello 
alla voce mulltOSy i quali calcei det¬ 
ti mutisi penfa il SaUiulio nel fu® 

co- 



Articolo I. 17 

tomento fopra Tertulliano de Tal¬ 
lio , che foflfero così chiamati da 
una firmi figura oncinaca, ei noftro 
Autore riflette, che ne pafsò la mo¬ 
da da Roma alle ville , e poi torna¬ 
rono a fervireal lulfocittadinefco nel 
XII. fecolo, trovandofene menzione 
appreflo Guglicmo Malsburìenfe, che 
in quel torno fioriva, e durarono an¬ 
cora ne’ tempi più baffi *, onde Giovan¬ 
ni Gerfone , che ville alla fine del 
XIV. fecolo biafima fra le vanità de¬ 
gli Ecclefiaftici, prefo da i fecolàri , 
T ufo de i calcei coltrati , i quali ■ 
aveanole punte olcremodo lunghe . 

Nell’ immagine del Salvatore ef- p. 
preda nella figura ili. della Tavola 
V. e dichiarata da Monfig. Ciampini 
in una particolare Dilfertazione, ètra 
le altre cofe oflervabile la forma dei 
pallio, di cui fi fervi vano comiine- 
Demente gli Ebrei . Vedefi quivi il 
Salvatore col pallio fu la fpalla fini- 
ftra fidamente, e colla fpalla delira, 
e’1 braccio deliro fcoperti, nella qual 
guiia ce lo rapprefenta anche la fuà 
fìatua in Paneadc , riferita da ef- 
fo Salmafio nella difefa del fuo 
fuddecto Comento , traendo ciò dal 

là z VII. 
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VII. lib. a c. XVIII. della Storia di 
Eufebio, da cui abbiamo , che ella 
era fatta in piedi, e veftita decente¬ 
mente S'nrxoiìoc , cioè di un pallio 
raddoppiato, e confimilc alla figura 
del vetro fopraccennato, dove puree 
rapprefentato effo pallio affai ampio ; 
ne in fatti dovea effer quello di Ge¬ 
sù Crifto così picciolo, giacché i foi- 
dati concordemente fe lo divifero in 
quattro parti, con mira, che quei pez¬ 
zi fofsero buoni a qualche ulo, e di 
qualche valore. 

giS7. Il pittore in oltre fece il veftito 
del Salvatore di argento , per dino¬ 
tar forfè il colore degli abiti , che 
a fuo credere dovette avere adoperati 
il medefimo; e però il color bianco 
fi trova ne Santi Padri lodato come 
conveniente a i Criftiani . Diedegii 
ancora un calceo ferrato affatto n«-l 

‘ piede, con un lolo piccolo buco nella 
parte di l^pra af medefimo piede : la 
qual forca di qalceo e limile alla 
(aliga, che vefiiva affatto il piede , 

fi 58. e quali me^zo lagamba . E’ mi (ie¬ 
ri ole il libro aperto, . he ha Gesù 
Crifìc nella deftra, come pure lo fo¬ 
no le due (Ielle, fra ie quali c collo¬ 

ca- 
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cato. La leggenda intorno di quello 
vetro fi è . A SECVLARE BENE¬ 
DICITE PIE Z. La fpiegazione fe nc 
può vedere nel libro, che riferiamo, 
diverfa da quella , che ne ha data 
Monfig.Ciampini. 

Dalla I. figura della Tavola VI. p. 4«. 
prende argomento il noftro preftaa- 
tifiìmo Autore di trattare molti pun¬ 
ti di facra erudizione. Il bicchiere, 
di cui era quefto frammento, che c 
rotto nella parte fuperiore , pocèefifer 
fervuto per unode’conviti, cheli fo¬ 
levano far da’Criftiani più benciìarr- 
ti, o dopo il Battcfimo, per la qual 
azione vi erano le ftanze deftinate io 
alcuni luoghi appreso i battifter) *, 
ovvero nel giorno anni verfario del lo¬ 
ro battefimo } o finalmente per uno 
di que’ regali, che dal padrone del 
convito foleano farli a i convitati , 
detti Apoforeti dal portategli che fa¬ 
cevano feco acafa. Vi fi feorge nel¬ 
la parte di fopra il Salvatore, che 
fta fopra un monte, alle cui falde vi 
c il fiume Giordano: e più baffo dal¬ 
la parte delira fta un uomo con bar¬ 
ba lunga , e con pallio in dolfo, che 
forfè rapprefenta il Batifta , dietro 

B 3 al 
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al quale vi c una palma con una 
Fenice fopra, e dalla parte finiftra vi 
c la figura di uno in politura di 
fcendere, ed entrar nel Giordano , 
cori un battone , o refiduo di una 
Croce in ifpalla, e che piglia dal Sal¬ 
vatore un volume aperto, o (volta¬ 
to , in cui fembra > che vi fotte fcrit- 
to un nome , come farebbe GEMI- 
NVS, effendovi ancor rimafe le ul¬ 
time quattro lettere, che pottono in 
parte formare lo tteffo nome , o al¬ 
tro , che termini in fìmil guifa . 

. Quella figura allude al battefimo 
fecondo il rito dell’immerfionejt nè 
olla „ che coloro , i quali dovevano 
battezzarli , folfero affatto ignudi , 
là dove la fuddetta figura appare con 
un gran panno veftita > concioffiachè, 
ficcome i battezzati iubito ufcitidel— 
F acqua erano involti in un panno 
detto Sabano , che loro venia meffo 
indoffo da i compari j cosi prima del 
battefimo, e anche degli elorcifmi , 
in alcuni luoghi particolari , come 
erano fpogliati affatto , tifavano in 
cambio di una picciola tunica , in 
altri luoghi adoperata , ricoprirli di 
un panno, e lo tenevano indoffo dal 

prin- 
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principio degli eforciimi infìno al 
tempo dell* immersone. Con quella 
ofl'ervazione fi fpiegino, e intendono 
molto bene due tedi, l’uno di Sime¬ 
ne Teflalonicenfe, e l’altro di Tertul¬ 
liano. La figura medefima, oltre al¬ 
la Croce che porca nella finidra, dà 
ella, o riceve da Grillo un volume 
aperto, in cui erafcriteo qualche no¬ 
me , terminante in INLTS, come GE- 
M1NVS, SABINVS, GABINVS,ec. 
il che appartiene al baccellino , ef- 
fendo celebre la formula di dare fi 
nome > che facevano i competenti , 
cioè coloro, che erano dichiarati abi¬ 
li ad elfere battezzati. Offerifce il ca¬ 
tecumeno il fuonome a Crifto, per¬ 
chè e’ venga fcritto nel libro della 
vita. In tal funzione non folo fi po¬ 
neva il nome a’ bambini, ma be¬ 
ne fpefio gli adulti mutavano l’anti¬ 
co lor nome, e ne prendevano un* 
altro, fe bene alcune yolce, per ef- 
fer meglio riconofciuci , ritenevano 
l’uno e l’altro, come negli Atti di 
San Pietro in Pietro Ballalo appa¬ 
re , e con altri efempj fi prova . 
Non fono poi fenza miftero il Gior¬ 
dano , la figura del Badila , la pai- 
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ma, e la Fenice, che in quello fa¬ 
rro frammento fono dipinti -, ficco- 
me pure l’agnello *, i quattro fiumi 
del Paradifo terreftre, (imbolo de i 
quattro Evangelidi -, i due monti , 
l'opra i quali danno P agnello, ed il 
Redentore; le due città, che danno 
a i due iati dell’ agnello i e le tre 
pecorelle per parte , tutte le quali 
cofe danno nella parte inferiore del 
vetro, hanno la propria mideriofa 
allufione. Le due città fopradette fo¬ 
no dichiarate dalla loro leggenda , 
poiché fopra 1’ una fi legge IERLI- 
SÀLE, e fopra 1’ altra BECLE , o 
BETLE , mancandovi in tute’ e due 
le fuddette parole la lettera finale M j 
il che pure in molte Infcrizioni fi 
ofserva. 

~f‘ 49. La Tavola VII. ci dà nella prima 
figura il miracolo fatto da Gesù Cri- 
do nella rifufeitazione di Lazzero . 
Gli artefici antichi per conformarli 
alla confuetudine degli Ebrei , e al 
racconto di San Giovanni , lo fanno 
involto nelle falce , limili a quelle 
de5 bambini , e tale ancora il fram¬ 
mento di quedo vetro cel rappre- 
iènta. Quedo codume di fafeiare i 

mor- 
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morti in tal gtiifa , fu appreso gli 
Egizj , e durò pure nc’ tempi piu 
badi, e anche appretto gli Ebrei, da i 
quali ne pafsò 1’ ufo a i Criftiani di 
alcuni luoghi. Giuda il facroTedo, 
il fudario dovrebbe coprire tutto il 
capo, e la faccia di Lazzero ; ma 
nel vetro fi vede folamente intorno 
al volto di lui : il che non c fenza 
efempio, vedendoli lo detto in altre 
antiche figure, e ne fa menzione an¬ 
che Nilo appretto Fozio Cod. 176. 
Le indite, e’1 fudario de’ morti erano 
di color bianco , onde 1* artefice dì 
quedo vetro ha fatto il folo Lazze¬ 
ro fafeiato in argento, e tutto il re¬ 
do in oro fgraffito . Il fepolcro di 
lui c rapprefentato in una grotta , 
incavato nel fatto vivo , giuda l’or¬ 
dinaria pratica degli Ebrei > ed è po- 
da queda grotta , o rupe in alto , 
vedendovi dipinti molti fcaglio- 
ni , che vi abbi fognavano per fa- 

lirvi. 
Due altre figure della medefima p.ja. 

Tavola, ci rapprefentano pure la ri- 
fufeitazione di Lazzero , alla defsa 
guifa fafeiato. ÀI fepolcro di una di 
cfse fono ofservabilì gli fporcelli > 

B j qua»-; 
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quando il {acro Tefto ci dice , che 
era ferrato con lina pietra , come 
quello del Redentore. I Santi Padri, 
e i pittori ci def<;rivono Lazzero, 
come un fanciullo, e qui pure è fat¬ 
to tale nel volto , perchè rinacque 
come di nuovo alla vita *, per altro 
Sant’ Epifanio dice aver trovato nel¬ 
le tradizioni, che Lazzero aveva 30. 
anni, quando fu rifufcitato , e che 
dappoi altri 30. ne vifse. 

F5** Intorno alla figura del Salvatore fi 
legge: ZESVS CRISTVS -, nella qual 
leggenda il cambiamento dell’1 con- 
lonante in Z alla parola IESVS farà 
derivata dalla pronunzia , che così 
appunto fi trova anche nella Tavola 
XVII. jìg, 2. e ZESV fi legge nell’ 
inflizione di Regina, prcia dal Ci- 
miterio di Prifcilla , e riferita dal 
Severano, c dai Gruferò. Così dalla 
fìefsa pronunzia farà provenuta la mu¬ 
tazione del DI ip Z, che fpefso s’ 
incontra ne i libri de’ Santi Padri , 
prefiso i quali ha fcritto zabuius per 
diabolus \ e nella deputazione di Ar¬ 
chelao contra Mancte , pubblica¬ 
ta da Monfign. Zaccagna già primo 
Cufìode della Vaticana, vi è e {orri¬ 

di a- 
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diatum per eforcizatum j ed altri efem- 
pj ci reca il noltro chiarilfimo Autore 
dell’ I confonante cambiato, in Z, in 
due infcrizioni da lui copiate nel Ci- 
miterio di Ciriaca ; nelle quali fta 
fcritto Zulia per lidia, e Idus Mazas,, 
per Majas . Sopra quella pronunzia 
del Z in cambio dell’ I confonante 
fa egli altre bellilfime ofservazioni, 
che qui farebbe troppo lunga cofa il 
trafcrivere. 

Le tre figure delle Tavola VII. p. 
rapprefentano il miracolo fatto la fe¬ 
conda volta dal Redentore nel fazia- 
re le turbe colla moltiplicazione de’ 
pani, come fi conofce dalle fette fporte 
de’frammenti avanzati,i quali nel pri¬ 
mo miracolo non già in fette fporte, 
ma in dodici panieri, ocofani fi ri- 
pofero . 1 fimboli di quella ilio- 
ria apprefso i Crilliani fono dal 
nollro Autore pienamente fpicgati, e 
in particolare quello della croce,con 
cui fono fegnati que’ pani nelle fette 
fporte avanzati. 

Egli dipoi fa vedere , che il cali- p, 
ce , o vafo di vetro efprefso nella 
prima figura poteva efser detonato 
non folo per ufo ds\V*4gape , c yox 
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ogni altro convito de’ Criftiani, ma 
ancora potè efser frammento di uno 
de’ facri calici, detti minifteriali , per 
ufo delle Mefse , nelle quali antica¬ 
mente fi adoperavano calici di ve¬ 
tro . 

p.58. Nelle due prime figure della Ta¬ 
vola IX. fi contiene 1 iftoria del Pa¬ 
ralitico, che porta il fuo letticciuo- 
Jo, fecoado il comando del Salvato¬ 
re , da cui fu fanato, fopra lefpal- 
le ; la quale iftoria fu fimbolo della 
riiurrezione . 11 veftito del Parali¬ 
tico è con la tunica fuccinta, e coi 
calzoni, o fia brache, come appun¬ 
to andavano i foldati, e i viandan¬ 
ti , per difènderli da i rigori della 
ftagione *, e può efsere , che così an¬ 
cora ne andalsero gl’infermi, per di¬ 
fenderli dall’aria noccvole . Nel pri¬ 
mo vetro il Redentore fta efprefsoin 
figura gioveniJe , giufìa il coftume 
de’pittori Criftiani antichi , e con 
due riccj, o anelli da piede a i po¬ 
chi capelli di lui, efsendo antica tra¬ 
dizione , che efso gli avefse ricciuti, 
e piu tofìo radi, che no , come at¬ 
tutano Teodoro Lettore, ilDamafcc- 
jRO j Teofane, c Snida • Dietro al ca¬ 

po * 
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po di lui fi vede un difco roton¬ 
do , che noi fiam foliti chiamar 
la diadema , e i latini lo dicevano 
7yjmbus» Quefio coftume , praticato 
anche da’Gentili, di adornare le tefìe 
degli Dei col bimbo , c verifimile , 
che fia derivato dagli Egizjj e ciò fi 
conferma col frammento di un vafo 
egizio di vetro, lavorato ad incavo, 
che è nella Vallicella di Roma . L* 
adulazione applicò dipoi io fìcfso 
ornamento del nimbo anche alle te¬ 
fìe degl’Imperadori, oltre alla coro¬ 
na radiata , come fi trae da molti 
bafiìrilievi , e medaglie antiche . I 

Crifìiani vedendone 1’ ufo frequente 
alle immagini degl’Imperadori, pro¬ 
babilmente non lo confiderarono piò 
come cofa appartenente agli Dei, ma 
come un puro ornamento , c però i 
pittori Crifìiani lo pofero aneli’elfi 
alle tefìe de i Principi, c de’ perfo- 
naggj riguardevoli, e alle Provincie, 
alle Città, e alle Virtù, daelfirap- 
prefentate fotto la forma fimbolica 
di Principefse ,* e così pure io die¬ 
dero , quando al Salvatore , quando 
agli Angioli, quando agli Apoftoli , 
cd altri Santi ; di tutte le quali cefe 
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fe ne producono nell’ Opera del Sig. 
Buonarruoti ampie e chiaritene pro¬ 
ve . 

p. 68. Nella terza figura della medefima 
Tavola fi rapprefenta uno de i fanti 
Magi , efsendo ella molto fimile a 
due, che ne porta T Aringhio. Tut¬ 
ti e tre fon dipinti in un farcofago, 
cavato dal Cimiterio Vaticano , con 
brache lunghe dette dal Caldeo Sa~ 
raballa , e da Tertulliano Sarabara, 
e con certi piccoli mantelli, oltre a 
i quali hanno il pallio lungo , e ri¬ 
torto in capo. Un tal veftirefu prò. 
prio di molti popoli dell’ Afia » dai 
quali ficcome venne il culto fuperfti- 
ziofo d,el Dio Ati, e del Dio Limo , 
così efsendo quelli fpecialmente ado¬ 
rati in que’paefì, fi veggono perciò 
in fimil guifa vediti . Ma tornando 
a i fanti Magi, folevano i Criftia- 
ni farli dipignere , riconofcendo in 
elfi le primizie della Religione , e 
la grazia della vocazione delle genr 
tii e però a canto di quello , che 
c figurato nel vetro fuddetto , ve- 
defi il volume dell’ Evangelio. 

p/1. L’Afino , che fi fcorgenel quarto 
vetro della. Tavola IX. in mezzo a tre 

al- 
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alberi, che poflbno dinotare gli uli¬ 
vi , fervi forfè per (imbolo dell’ingref- 
fo trionfale di Grillo in Gerufalem- 
me , e inlìemc quefto trionfo (imboleg- 
gia la rifurreziore di lui , e la fog- 
gezione de’Gentili alla fu a legge, de 
i quali era figura quefto giumento * 
Il miftero , per cui il Salvatore volle 
fervirfi in quefta congiuntura dell’A- 
lino , sei quale, fecondo alcuni era li¬ 
gnificata la finagoga, apparifee pie¬ 
namente dalla lettura dell’ Opera-.» 
Noi non polliamo accennare, non che 
riferire ogni cofa . Il campanello ,, 
che fta pendente, al collo del giumen¬ 
to , fi offerva anche in altri monumen¬ 
ti, ove quefto animale è rapprefenta- 
to> e intorno a limili campanelli, fo- 
liti attaccarli al collo delle beftie c 
da vederli ilSavaronefopra Sidonio,. 
il quale tra l’altre cofe adduce la leg¬ 
ge de’ Goti al lib. VII. Tit. 2. 11. Si 
quis tintinnabulum involaverit de ju- 

mento, velbove. 
Altra leggenda non v’ha in quefto 

vetro , che ASlNVS . San Paolino 
ne! Natale IX- di San Felice fqrive^ 
di aver fattodipigner nella fuaChie- 
fa alcuni animali, infiemeeon leinfcri- 

210- 
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zioni, chele fpiegaflero. Ciò fi tro¬ 
va praticato in altre pitture , e minia¬ 
ture antiche de’ Criftiani > e tal coltu- 
manza fu anche ne’tempi più rimo¬ 
ti apprefioi Gentili, particolarmen¬ 
te ne’princip) dell’arte delia pittu¬ 
ra, come fcrivono Plinio, ed Elia- 
bo> e ciò durò fimilmente gran tem¬ 
po dopo, come eruditamente il no- 
ftro Autore dimóflra, il quale in ol- 

p.74. tre foggiugne, non erter lontano dal 
verifimile, che l’artefice abbia volu¬ 
to con quella figura afinina efprime- 
re il nome, o cognome del padrone 
del vetro, nonertendo nuovo quello 
nome di xAfirio nell’antichità, poiché 
oltre alla famiglia ^fima , il cogno¬ 
me d’,/ffina era d’uno degli Scipioni , 
e nelle infcrizioni fi trovano alcune 
donne nominate ^ifelle > nè meno of¬ 
fendo infolito, che gli artefici fcol- 
pilfero nelle monete, o ne’ fepolcri co- 
fe allufive , e relative al nome del¬ 
la perfona, che averte avuto parte , 
o a cui appartenerti la moneta , o ’l 
fepolcro , ove ponevano l’iscrizio¬ 
ne. 

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

po- 
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poftoli Pietro, e Paolo, i ritratti de1 
quali furono diligentemente confer¬ 
vati fino ne i primi fecoli dellaChie- 
fa . Marcellina, che fu compagna di 
Carpocrate, il quale fu prima di Che- 
rinto, che vittea i tempi di S. Gio¬ 
vanni Evangelifta , confervava nel 
fuo Larario colle immagini di Omero, 
e di Pittagora , quelle di Gesù Gri¬ 
llo , e di San Paolo . 1 ritratti di 
quefto Apoflolo , quali per via di 
tradizione, pattarono ne’fuccettòri , 
e però fi confervavano a i tempi di 
Sant’Ambrogio , e di San Giovanni 
Grifoftomo , il quale ne aveva uno 
pretto di fe , e in leggendo le fue-. 
Epiftole, di quando in quando fitta¬ 
mente lo contemplava . Cuftodì pu¬ 
re la Chiefa con molta cura le im¬ 
magini de i fuddettidue Principi de¬ 
gli Apoftoli , come fi vede ne i mo¬ 
laici , e nelle antiche pitture . La_» 
definizione , che ne fa Niceforo Ca- 
lifto nel lib. II. a capi XXXVII. del¬ 
la fua Scoria Ecclefiaftica, è in alcu¬ 
ne cofc molto conforme alla pittura, 
che ne i vetri rapportati n’c efpref- 
ia , dove San Paolo c calvo dalla-. 

par- 
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parte d’avanti > il che non c di San 
Pietro. 

P 77- E’ qui degno di particolar rifleffioi 
ne il vedere, che in tutti quelli fram¬ 
menti di vetro San Pietro è Tempre a 
mandritta, il che negli antichi mo- 
faici , da i quali ne è pattato poi Y 
ufo nel figillo, e piombo delle Eolie 
de’ Pontefici, non è così ; poiché quii, 
vi Ila a mano delira San Paolo , e al¬ 
la finiftra San Pietro, ma in ciò fare 
gli artefici non ebbero mira alle fi- 
gure in fe flette, ma bensì aglifpet- 
tatori, rifpetto a’quali ciò che nel¬ 
le pitture torna a mandritta, inquan¬ 
to ad elfi torna all’altra mano; e con 
tal rifpofta ben fondata molti eccel* 
lenti Scrittori tolgono quella debole 
arma a coloro , che avrebbono volu¬ 
to per tal cagione ofeurare le prero¬ 
gative di San Pietro. 

Deferì veli pofeia il loro abito , 
che è un certo panno fovra le fpal- 
le, fermato fui petto con una fibula, 
la quale fembra adornata di gemme; 
aguifa della lacerna , Torta di fopra- 
vefia limile al pallio, che pure anda¬ 
va nella ftelfa forma affibbiata. tifa¬ 

va 
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vano i Crifìiani antichi portare un 
panno di mediocre grandezza , e lun¬ 
ghezza nel tempo dell’orazione, a fi¬ 
ne di Ilare, per riverenza della divi¬ 
nità, in abito decente , e modello . 
Lo fteflo fi trova praticato dagli Ebrei 
nelle pubbliche orazioni, e quel pan¬ 
no fovrapofto agli altri abiti, crede- 
lì j che folfe una fpecie di Efod, di 
cui fi vefiì per umiltà il Tanto Re 
David avanti l’Arca. Quelli panni , 
che erano una fpecie di manto , ef- 
fendo fiati tralafciati da i Laici, ri¬ 
mafero a i foli Ecclefiafiici, ediven- 
tarono le prime vefii facre, ramme¬ 
morate dagli Scrittori fotta nome di 
Jìole, e di orari . Merita efier letto 
attentamente tutto quello che dice_* 
in quello propofito il nofìro celebre 
Autore. 

In alcuna delle fuddette figure Han¬ 
no i Santi Apofioli co’diti della mano 
accomodati nel modo, che gli tengo¬ 
no i Vefcovi latini nei benedire^ . 
Quello modo di dare la benedizione 
apprelfo i latini, vien deferitto da_. 
molti Autori , e principalmente dal 
Sinodo, che fi attribuire a Santo Ul- 
darico Vefcovo di Augufìa 1’ anno 

1005). 
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io09. nel capo XIX. riportato dal 
Menardo fopra il Sacramentale di Gre¬ 
gorio Papa pag. 18. Il Goar nelle no¬ 
te all* Eucologio p. dice, che i 
latini già benedirono nella forma pra¬ 
ticata da i greci , che pure tengono 
ritte nel benedire tre dita > cioè 1’ ul¬ 
timo, il medio, e 1 indice, piegan¬ 
do rannidare, ed il pollice, efopra- 
ponendogli infieme quali informa di 
crocei ma è molto probabile , che-# 
tanto, quelli, che quelli, ofTervaUe- 
ro primieramente nel benedire ora 1’ 
una, ora l’altra maniera. Ciò fi ca¬ 
va da raofaici, e da altre antiche-» 

p.81. pitture Le benedizioni per altrq fi 
davano a principio con l’attuale iifi- 
pofizione delle mani -, ma poi doven¬ 
doli benedir molti Criftiani , e tal¬ 
volta un popolo intero , fu introdotta 
la fola eftcnfionc della mano , come 
fi è detto, la quale tuttavia continuò 
a chiamarli fra i greci xjupeàiai* y 
cioè impofix,ione delle mani -, ma da i 
latini fu detta di prima Saluto, per 
la fomiglianza , che aveva quefta_» 
funzione con certo gefto, cheappref- 
fo i Gentili , e apprelfo tutti fi pra¬ 
ticava per annunciarli, falutandofi vi- 

cen- 
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cendevolmente, felici e profperi au- 
gurj ; il che fi oflferva in alcune fia¬ 
tile , e baflìrilievi , e fi trova men¬ 
tovato predo accreditati Scrittori. 

I volumi, chelono in mano de i psz, 
medefimi Apoftoli, lignificano ol’O- 
pcre canoniche lalciateci da i mede- 
fimi, ola facoltà di predicare il Van¬ 
gelo data loro da Crifto . 11 folo vo¬ 
lume poi, che in mezzo di loro c di¬ 
pinto, lignifica, che il Vangelo é un— 
folo > benché fia ripartito in varie— 
Scritture, ein oltre lignifica l’unifor- 
inità della predicazione degli Apofto- 
li. La corona poi, che pure è fola, 
e nel mezzo di effi , dà a dive¬ 
dere la corona del martirio, che nel 
giorno ftelfo ricevettero entrambi . 
Sta ella fopra il volume degli Evan¬ 
geli, Per dinotare l’annuncio fattoci 
da Crifio del Regno de’ Cieli, c ac¬ 
ciocché i Fedeli apprendevo , che 
per ottener la corona dovevano oflér- 
vare i precetti Evangelici. 

Intorno poi ai loro ritratti fi leg- p.8> 
gono i nomi loro fenza il precedente 
aggiunto di Sanftus , il quale allora 
ion poteva elfervi certamente , ef- 
jendo fiato introdotto qualche ieco-, 

lo 
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lo dopo . Da principio tutti i Cri- 
ftiani della Chiefi primitiva fi ap¬ 
pellarono Santi, perefier eglino la_. 
famiglia di Dio prediletta, e giufta_» 
l’antico fuo lignificato* ma dipoi fe 
ne valfcro folamenteper efprimere.* 
gli uomini giufli, e per levirtùcri- 
fìiane eminenti. Nel Calendario Ro¬ 
mano , creduto del mezzo del IV. fc- 
colo, e pubblicato dal Bucherio , e 
dal Ruinarc , non vi c mai avanti il 
nome de’ Papi, ode’ Martiri raggiun¬ 
to di Santtus , il quale però quali 
Tempre fi vede nel Calendario Carta- 
ginefe, che vien creduto del V. fe- 
colo , Campato la prima volta dal 
Mabiilon nel Tomo IH. de’ Tuoi dia¬ 
letti , e poi dal Ruinart negli Atti 
/inceri . Il tralalciamento di quello 
aggiunto fatto quivi ad alcuni nomi , 
fa conolcere , che allora Buiamente 
elfo fi cominciava a introdurre» 

• Palliamo ad altra figura, e farà que¬ 
lla la prima della Tavola XIV. rap¬ 
portata anche da Mdnfign. Fabbretti 
alla pag. J94. delle Infcrizioni . Ve- 
defi quivi una figura di donna col 
pallio , o colla Itola fopra il capo , 
e colle mani alzate in atto di orare , 

ebe 
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che dalle lettere ANE, che vi Eleg¬ 
gono , e da altre conghietture pare 
che fia una Sant’Agnefa. Ella fta in 
mezzo de i SS. Apolidi Pietro e 
Paolo, come fi cava dal nome, che 
fopra ciafcun di loro fi legge ,* ed 
eglino han la tunica colle fìrifee, o 
fieno davi di porpora, co’quali anti¬ 
camente fi dipignevano le tuniche-* 
del Salvatore, e degli Angioli, e an¬ 
che ci vien defcrittoil colobio di San 
Bartolommeo apoftoloda Abdia Bab¬ 
ilonico: il qual colobio era una for- 
'a di tunica lenza maniche , o colle 
maniche corte, detto così da , 
iioc mozzo , e ciò per diftingucrlo dal¬ 
le dalmatiche , le quali avean le ma¬ 
niche lunghe. Quella opinione di Ab¬ 
dia, benché autore apocrifo, non c 
(ingoiare , ma fi accorda con altri 
fcriteori, e con le antiche pitture-». 
Simili davi, ufati dagli uomini, era¬ 
no anche ordinario ornamento delle 
velli donnefehe. Un i'olo di prima-, 
fé ne metteva nel mezzo della t uni- 
ìa, più largo, o più Eretto, fccon- 
io la qualità, e grado delle perfone; 
na col tempo crefeendo il lutto , s* 
ncrodufle di metterne più duno in 

una 
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una tunica illetta, come li cava da.* 
Orazio , da Varrone , da Tertullia¬ 
no, e da altri documenti. 

p.89. L’eftremità della ftola , o del pal¬ 
lio della fopradetta figura è ornata di 
porpora , della quale in molti luo¬ 
ghi pur fi adornava ogni forta di ve-, 
He. La tunica poi della figura mede- 
fima non c cinta. Appretto i Roma¬ 
ni antichi Jc tuniche erano corte, e 
per quello non fi cingevano : il lutto 
fece dipoi, che ette fi portaflero lun¬ 
ghe, e quelle ebbero bifogno di cin¬ 
tura. Eravi ancora un’alcra forta di 
tuniche, le quali non anda vano cinte , 
e ciòper la prezioficà del lavoro, e 
della materia , che impediva di la¬ 
rdarle accollare alla pedona , e per 
edere d’impaccio , e di pefo non era¬ 
no tanto lunghe. Lliavanfi dalle per- 
Ione infigni , e digrado, e in par¬ 
ticolare da coloro che prefedevano a 
i giuochi . Ciò viene confermato da 
molti Autori, efpecialinence da in¬ 
doro , dal quale la parola flatum fi 
fpiega [etnica vtjìis, poiché ftare di- 
ccvafi propriamente delle tuniche non 
cinte, e le velli da feena folevanoef. 
fere d’apparenza , e preziofe . Que- 
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fte tuniche non cinte chiamavanfi da’ 
greci con diverti nomi, rafioi, opSo. 
rxSiat, rurol parato* , donde derivò 

la parola jiatum ufata da Ifidoro , e 

prelfo i latini per la fuddetta ragio¬ 

ne di ce vanfi tunica retta, e tunica di- 
fcintta, odifcintta femplicemente. 

Atcorno la figura di quella Santa fi p.?r. 
vedono le fiamme, tra le quali ora¬ 
va , fecondo gli Atti del fuo marti¬ 
rio *, e con effe ella pure è dipinta^ 
nel Mofaico, fuori delle mura di Ro¬ 
ma , fattole fare da Onorio circa l’an¬ 
no 6 23. 

Nella feconda figura della medefi- P.9i- 
ma Tavola fpn degni di offervazione 
i] quattro Evangelj in forma quadra , 
che ne i quattro lati vi fi veggono 
efprefii. Gli antichi non folo ubaro¬ 
no di feri ve re i libri loro in volumi , 
ma ancora in più foglj legati infieme, 
come in oggi fi pratica, e come puolfi 
vedere ne’due Virgiljdella Vaticana, 
ed in uno della Medicea, ed in altri 
antichiflìmi codici , e monumenti • 
Quell’ufanza palfata anche ne’ Cri- 
[liani , di feri vere in libri i fanti 
Evangelj, non fece però ceffare l’ufo 
fra loro de i volumi, nei quali con- 

Tomo XXVIL C fer- 
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fcrvarono gli fteflì, ed i rituali per 
certe particolari funzioni . Ma in_* 
quanto alle cofe profane furono in- 
tralafciati ben prefto i volumi, e pe¬ 
rò di rado fi vedono nella Notizia 
dell’Imperio del Panciroli, fe noiu 
forfè alcuna volta perefprimere 
fuppliche , e le lettere. 

Sopra i due ritratti fino al bufto 
collaeorona pofta fu in alto j i quali 
fi vedono nella terza figura della me- 
defima Tavola XIV. fi leggono i no¬ 
mi loro, SIMON, JOANNES. Se 
quivi ebbe intenzione l’artefice di dar¬ 
ci i ritratti de i due .Santi Apoftoli 
limone, «Giovanni, dimoftroflipo¬ 
co perito, dovendo egli dare la pre-» 
fetenza del luogo a San Giovanni , 
fecondo 1* ordine del Collegio Apo* 
italico datoci da San Marco , e iru» 
quanto a i due fopradetti , confer¬ 
matoci pur da San Luca . Ma forfè 
«gli volle efprimere per quello, che 
Ha a man delira , l’Apoftolo San Pie¬ 
tro tatto il fuo antico nome di Simo¬ 
re -, e dell’ altro potrebbe dubitarli , 
fe fofse l’Apoftolo San Giovanni, non 
vedendovi!! efprefii i fegni dell’Apo- 
ftalaco, poiché non tiene nè la mano 
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in- atto di benedire, nc il volume nel¬ 
la firtiftrai epuòefler pertanto, elle 
egli fia un femplice Martire nomina¬ 
to Giovanni , efTendo quefto nomo 
molto in ufo fra i primi Criftiani , 
de’quali uno ne fu fpecialmente-» , 
creduto difcepolo del Signore. 

Nel cerchio efteriore intorno vi è 
fcritto: DICNITAS. AMICORVM . 
PIE. ZESES. che è una delle foiite 
acclamazioni conviviali . La parola 
DICNITAS, cioè DIGNITAS prov- 
viene da dignus , e più proflìmamen- 
te da digno, antico verbo adoperato 
per giudicar meritevole, e dignor giu¬ 
dicarli meritevole j e per una certa 
maniera modella , quando uno accet¬ 
tava i doni , diflero gli Antichi, che 
con accettargli colui, che gli riceve¬ 
va , (limava degno il donante dell’ onor 
di accettarli: onde Ottato Milevita- 
fìo, parlando di Donato, chel'degna- 
va di ricevere le oblazioni de’Vefco- 
vi, dilfe nel lib. III. de quorum obla- 
tionibus nmqucim cji chgnatus adipe- 
re\ e l’Autóre, apoenfosì, ma però 
antico, dvTf E pillole fra San Paolo, 
e Seneca, dille-, dignare accìpere . Di 
qui derivi la parola dìgnaiio in lìgni- 

d Ci fica-» 
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iìcato di mifericordia, liberalità , e 
umanità, c la parola dignativus per 
benignus. E noi nella noftra linguaJ 
abbiamo il degnate per invito a man¬ 
giare , o a bere, e degnevole dicefi 
quello, che facilmente accetta l’invi¬ 
to *, e forfè perla forza dell’ufo quel¬ 
la parola dìgnitas dinotava il convito 
ifieflo. Puòeifere nondimeno, chele 
parole dìgnitas amicorum fieno una_* 
perifrafi equivalente adire degnìamì- 
ei nel cafo del vocativo, e così egli¬ 
no follerò a bere invitati. Quella pe- 
rifrafi, adoperata a dinotare i nomi 
diperfene particolari, ed infigni, s* 
incontra in Omero , ed in altri anti¬ 
chi Poeti > e da ciò derivarono i tito¬ 
li, ora tanro invalfi nell’ ufo, di Ec¬ 
cellenza, Altezza, Serenità, ec. 

Nelle figure delle Tavole feguen- 
ti , ove fono le immagini de’ Santi 
Apofloli Pietro, e Paolo, c notabile 
la pofitura, in cui danno quelle della 

.joo.prima figura della Tavola XVI. San 
Pietro, che tenne la Sede di Roma , 
c in atto di benedire, e San Paolo , 
così eccellente, e maravigliofo nella 
predicazione, in atto di predicare . 
Seggono ambedue f« due troni in Le¬ 

gno 
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gnodel Sacerdozio, efTendo flati ia¬ 
liti gliApoftoli, egli antichi Vefco- 
vi , nelle facre funzioni , federe-* 
fopra un trono, o cattedra diftinta , 
adattata però alla povertà profetata-* 
da’ primi Fedeli. Quando poi la Chic, 
fa potè godere la pace, e liberamen¬ 
te edificare i Divini Tempj, furono 
collocate quelle cattedre, o troni in 
cima, e nel mezzo delle tribune del¬ 
le Chiefe, alquanto più alti de’fedili, 
cheli circondavano, fatti per li Pre¬ 
ti, i quali perciò nella lettera di Co- 
flancino à Credo Vefcovo di àiracu- 
fa , fono chiamati Sacerdoti del fe¬ 
condo trono , e ancora fi dilfero Sa¬ 
cerdoti del fecondo ordine. Di prinj* 
avevano quelli troni unfolo gradino, 
e poi fi codumarono di molcifiìmi gra¬ 
di , donde furono detti gradati d^-» 
Sant\Agodino( a) 

Nell’altro frammento della ftefla^p.ié* 
Tavola il martire San Lorenzo è tol¬ 
to in mezzo da i Santi Apodoli Pie¬ 
tro e Paolo , dandogli il pittore l’o¬ 
nore del primo luogo, fecondo l’ufo, 
che avrà oflfervato nella Chiefa di da¬ 
re in alcune particolari funzioni il pò- 

C 3 fio 
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fio più degno al novizio, ed al fore- 
fliero. Così al novello battezzato af- 
fegnavafi luogo fublime nel presbite¬ 
rio, ei Vefcovi nella propria Chiefa 
da vano la preminenza del luogo al Ve- 
fcovo foreftiero • Anche tra’ fecolari 
fi praticava lo fteflo *, onde fi ha , che 
andando Avito, non ancor creato Im- 
peradore, a trattare la pace co’ Go¬ 
ti, fu dal loro Re Teodorico, e da fuo 
fratello mefio in mezzo , e accompa¬ 
gnato in. Tolofa» 

L’abito che hanno indoflo quelli 
tre Santi, è da viaggio , come in atto 
di edere accompagnato il martire San 
Lorenzo all’ eterno ripofo : e pero 
hanno la penula indotto 3 che era_. 
una forta di velia da metter fopra', 
propria di coloro , che viaggia¬ 
rlo , chiufa da ogni parte, fuorché nel 
luogo , per cui doveva pattar la fe¬ 
lla per adattarfela alla perfona . Col 
medelimo vellimento è verifimile an¬ 
cora , che fodero incontrati i forefìie- 
ri da quegli, che li ricevevano , sì per¬ 
chè tali incontri foglionoper lo più 
farli di lontano , sì per uniformarli 
all’abito loro . Le dette penule ftrctte, 
e corte , polle indolfo a i nollri San- 
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ti , ottimamente anche ad cfll loré 
convengono> per lo ftringereche fa- 
ceano la vita , e la.perfona, effendo 
un fimbolo delle afflizioni in quefta 
vita {offerte ; diche pure c con rraffe- 
gno quella Tedia lunga fatta a forni- 
glianza dei letti antichi, mentre il 
letto fi prende nella facira Scrittura-* 
per fimbolo del ripofo celefìe ; e per 
quefta cagione è probabile, che folte-* 
meffo un letto in una intenzione, che 
ilnoftro Autore rapporta .. 
. 11 volume, che ha San Lorenzo nefo, 
la manofiniftra, lignifica quello dei 
fanti Bvangelj , perchè er^ officio 
de’ Diaconi il portarlo , $/\ legger¬ 
lo ► 

Non aliente dipoi il noftro Autorep-io^ 
all’ opinione di coloro, i quali voglio¬ 
no, che i Sacerdoti anco nella Chiefa 
primitiva fi fieno ferviti della penula, 
come d- abito facro , e che abbia-, 
dato l’origine alla odierna pianeta i 
poiché , die’ egli , quantunque fia-. 
vero , che quella abbia data 1’ ori¬ 
gine a quefta, non feguì però quefto 
ne’ primi tempi, nè derivò dalla pe¬ 
nula comune, e piccola, ma da altra 
più ampia, e preziofa, che s’intrtJ- 

C 4 duf- 
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dulie ben tardi per abito civile * e Ja 
pianeta venne ad erter connumerata_» 
fra le vefti facre , non folo dopo la 
flola , ma dopo l'alba, dopo i colobi, 
e dopo le dalmatiche : trovandofene , 
p«rquanto gli riufeì di vedere, Ja_. 
prima menzione, come di verte de’ 
Preti, nel CQncilio Toletano IV.cele¬ 
brato l’anno 55)7. al canone XXVII. 
Dipoi ne parlarono Beda , l’Ordine^. 
Romano nel fecolo Vili. Alcuino , 
ed altri. Altrecofe irtorno a quefto 
vefìimento fi foggiungono nell’ Ope¬ 
ra , che riferiamo, degne tutte d’ef- 
fer fapute. 

p.no. Nella prima figura delia Tavola., 
XVII. fi vede il Protomartire Santo 
Stefano in atto di afcoltare con atten¬ 
zione il fuo divino Maertro, a canto 
del quale rta una cadetta di fcritture, 
di figura quadra , dove fi confervava-* 
noi volumi. Simili cartate , le qua¬ 
li in altre pitture fono di figura ton¬ 
da , ed orbicolare , fi chiamavano 
Scrìnia. Sotto i piedi del Redentore è 
porto il globo della terra, per ligni¬ 
ficare la conquirta del mondo fatta da 
lui colla fua divina parola. li Santo 
lortaafcoltando, fedente anch’egli , 

colle 
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colle mani fopra’1 ginocchio, e le di¬ 
ta incaftratc infieme : tutte cofc mi- 
fleriofe , efimboliche. Il fuonome cp.ii^ 
fcritto cosi : ISTEFANVS -, il qual 
modo di feri vere 5 e di mettere avan¬ 
ti alle parole, che cominciano per du« 
confonanti, la vocale 1, fi vede imita¬ 
to in molte Infcrizioni > così in una-, 
del Cimiterio di Prifcilla fi legge-. 
ISTEFANV , ed in altra ISSCVLPI 
IVSSIi in una prefa dal Cimiteriodi 
Gallilo ISTETIT IN SECVLO , ed 
in altra ISPETl ; e còsi ancora-, 
altrove ISSPIR1TO SANTO , ed 
ISP1RITO j ISPES ,• 1ZMARA- 
GDVS, e 1SMARAGDVS. Il nome 
di CRISTO c fcritto in quello mede- 
fimo vetro fenza T H, di che pure 
fe ne trovano efempf . Nè fi dee-. 
,, dire, avverte qui il noftro Autore , 
j, chcfempre T Infcrizioni, dove fono 
„ quelle, c limili cofe fuori di rego- 
,, la, fieno tucte de’tempi dell’ulti- 
,i ma antichità , perchè ben fi fa , 
,, che nell’auge iftelfa, enei fecold* 
„ oro , per dir cosi , della lingua 
„ Latina, in pochi luoghi, e da po- 
„ chiliimo numero di perfone fi par- 
>, lava puntualmente, fecondo idefc 

C f a ta- 
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,, rami di coloro, che ne preferi (l’ero 
„ le regole, eie ripulirono -, or fac- 
„ eia ragione chicheffia ,. che cofa 
„ fi dovrà credere della gente idiota , 
„ e particolarmente delle Infcrizioni 
„ compolie , non con publica auto* 
„ rità, ma da’privati, e fenza la_» 
„ cenfura de’più dotti, madiquel- 
„ le fpecialmente di quelli nolfri 
„ vetri, fatti da artefici grofiblani , 
„ i quali, ficcome erano mal prati- 
„ chi deldifegno, così nelle poche-» 
„ parole, che vi fcrivevano, avran- 
„ no feguitata la loro corrotta pro- 
„ nunzia* „ : ' 

39. I due giovanetti, che Hanno nella 
feconda figura della medefima Tavo¬ 
la , r uno col nome di ELECTV S , 
l’altro di IVL1VS , fovra il primo 
eie’quali il Salvatore mette in capo la 
mano finiftra -, hanno un vefìimento 
affai Hraordinario , dfendo una fpe- 
cie di tunica con una manica fola»,. _, 
con che fi rafiomiglia all’ efomide ; ma 
erto di quella c più nobile e lungo, e fo- 
pra tutte due le fpalle fermato , là do¬ 
ve quella non fi teneva, che fu la fpalla 
fi ni fi: ta, L’impofizione delia mano fat¬ 
ta da Grillo fovra uno di loro, è fe- 

' gno 
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gno di qualche ordinazione , e forfè 
del Lettorato , dimoftrando i due-» 
giovanetti un’età non capace di grado 
maggiore. 

Il noftrochiaridìmo Autoredichia-puG. 
rando la prima figura della Tavola»» 
fuflTeguente , dubita, che appartenga, 
anziché a’Criftiani, a’Gentili. Le»» 
parole , che vi fi leggono intorno , 
DVLCIS ANIMA VIVAS, rileggo¬ 
no in altri vali detonati all’ufo de i 
fecondi. Una piccola figura barbata , 
che è in mezzo,e più in altodellealtre 
due, fignificanti lo fpofo e la fpofa, 
tiene fopra la tefta di ciafcuna di ef¬ 
fe una corona, ed c fatta col pallio in 
capo.* cofi? tutte, chela dinotano per 
un facerdote idolatra, fapendofi, che 
era rito gentilefeo 1’ incoronare gli 
fpofi novelli . Quello medefimo rito 
era però comune ancora aiCriftiani , 
e prima di loro agli Ebrei, come fi ca¬ 
va da i facri Cantici, e da un luogo di 
Ezechiello. 

In tre frammenti, che feguono, fiP-llS* 
legge in tre maniere il nome di Sant* 
Agnefa, cioè ANNE , ANGNE, e 
ACNE . Quella diverfità difcriverlo 
derivada quella di pronunziarlo. Co- 

C 6 si 
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sì le due NN adoperate in vece di 
GN nella prima parola ANNE , fi 
trovano pureufate in una Infcrizione, 
dove ZlNNVM fìa fcritto invecedi 
5IGNVM, e i greci fcrivevano Muvv& 
in vece di MUyv&, ficcome in occi¬ 
dente dicevafi Cavolomannus in luogo 
di Carclus Magnus . Nota Ezechiel- 
10 Spancmio, che appreffo i greci il 
r, ed il N avanti il K ed il X ren¬ 
devano quali lo fletto fuono, e l’offer- 
va si nelle medaglie , sì nel marmo 
del Cronico Arondelliano . Egli è 
dunque credibile, chepronunzialfero 
la N con qualche Tuono, che fofTe_, 
mefcolato di G . Ciò fi ftabilifce dal 
vedere nell’altro vetro il G polio fra 
dueNN nella parola ANGNE, non 
peraltro. Te non per un effetto della 
pronunzia di qne’ tempi , dove il G 
fi profferiva con qualche Tuono di N. 
11 Daufquio ofiervò in una infcrizione 
SINGNO in vece di SlGNO, e lo 
Scaligero negl’ Indici, al Grutero ne no- 
ta molti efempj. Lo fìeffo fu avverti¬ 
to dal dottiflìmo Sig. Abate Anton- 
maria Salvini negli antichi manofcrit- 
ti di noftra lingua. 11 C poi, che nell’ 
altro fi vede adoperato in cambio di 

G 
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G nella voce ACNE , fa comprendere 
effer veriflimo, che i Romani non_, 
conofcelfero punto la pronunzia del 
G, la qual lettera non fu inventata , 
che affai tardi, onde a i più, antichi 
Romani era confueto il fervirli del C 
in cambio della medefima. 

In tutti i fuddetti vetri fi vedop.m. 
quella Santa colle mani difiefe, e in 
atto di orare, giulta la coniuetudinc 
de’Crifiiani di Ilare in quella politu¬ 
ra, quando facevano le loro preghie¬ 
re , efprimcndo in tal guifa quali un 
modello della paffione . Leggefi ciò 
praticato da molti fanti Martiri nel 
tempo ifleflo de’loro tormenti. Ri¬ 
flette a quello luogo l’Autore, che^p-us. 
prelfo quali tutte le nazioni fu collu¬ 
me univerfale di tenere nell’atto di 
orare le braccia alzate , e aillefe-. . 
Tutti i Fedeli finalmente lo ufaro- 
no, finché lcemando la divozione-» , 
andò anche quello a poco a pocoin_> 
dilufo •, anzi la delicatezza delle Ma¬ 
trone , per non iopportare quel pic¬ 
colo incomodo , introdulfe di farli 
regger nell’orazione le braccia da’fer- 
vitori, come ben fi deduce da alcune 
pitture addotte daJl’Aringhio. In og¬ 

gi 
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gi quell’ufo di orare, colle braccia dif- 
refe è rimafo a’ Sacerdoti nelle facre 
preghiere, e fpecialmente della Meda. 

d.ìzz. Oltre alle braccia diftefe in oran¬ 
do, Ila,quella Santa anche in piedi , 
il che era confueto a’Fedeli più che 
lo Ilare fedendo, od in ginocchioni * 
Anche i Catecumeni oravano in pie¬ 
di con quella avvertenza però, che 
dove i Fedeli tenevano la faccia medio, 
cremcnte elevata , i Catecumeni fa- 
ceanlì Ilare col capo bado, non aven¬ 
do edi ancora ottenuto , col mezzo del 
Battefimo, l’adozione, eia confiden¬ 
za di figliuoli di Dio. 

pn 4- Si vede in oltre la Santa in mezzo a 
due Colombe, le quali furono efpref- 
le da’Cri.ftiaqi nelle loro pitture, e 
ne’ loro fepolcvi, più frequentemente 
di qualunque altro fimbolo, per efse- 
re Hata la colomba prefeelta iopra__» 
ogni altro animale dalle divine Scrit- 
ture per moltiflìmi lignificati, e mf- 
flerj. <’ 

p-117- il ritratto, cheli vede nella prima 
figura della Tavola XIX» è probabil¬ 
mente di qualche Gentile, il cui no¬ 
me era ^Amachio , come fi ca.va dal¬ 
la fua leggenda che c quella-. : 

AMA- 
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AMACHI DVLCIS ViVAS CVM 
CARIS TVIS» Nella delira etto tiene 
un lituo y fogno forfè dell’augurato, di 
cui egli era in (ignito . Ne fi può cre¬ 
dere, che quel lituo fotte un pedo, o 
battone pa florale ritorto , donde fi 
potette conghiecturar quei ritratto 
per .ritratto di un Vefcovo , poiché 
poi permette T antichità di quelli ve¬ 
tri, fabbricati molto.tempoprima , 
che $ introducete l’ufimzadel pattoT 
rale- ' 

Dalla feconda figura della fletta.^,ì,» 
Tavola, ove fi vede effigiatp San Lo¬ 
renzo coi pallio, e col volume fra_> 
le mani, e con quelle parole d’intor- 
no ai vetro, VICTOR VIVAS IN 
-NOMINE LAVRETI, prendeocca- 
fione TAutore di ragionare (oprale^, 
fette, e i convitifoliti celebrarli da i 
Criftiani, fotto il nome di jlgape 
ne i giorni natalizj de Martiri: il 
che fi praticò fino al tempo degli Apo- 
Aoli , non tanto a fine di mante¬ 
nere la carità fraterna , quanto per 
levare alla religione Gr,ifliana 1 appa¬ 
renza di troppa autterità* giacché i 
Pagani più rozzi fentjvano della ripu¬ 
gnanza ad abbracciare la fletta , co» 

me 
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me troppo aufiera, e a rinunziareJ 
a quelle allegrie, concili i Gentili ac. 
compagna vano le lorofolennità pro¬ 
fane , e fuperftiziofe . Di quefti fa- 
cri conviti parlano abbondantemente 
i facri Scrittori, dai quali fi appren¬ 
de, che efli conviti fi facevano anco¬ 
ra per li defunti, o nella loro depo- 
fizione, o nell’atto di feppellirli , o 
ne’giorni vicini , o ne’ giorni anni- 
verfarj ,- o finalmente nel dì 22. di 

f, 131 .Febbrajo . Nel vetro , di cui qui fi 

ragiona , leggefi invocato nell’ accla¬ 
mazione conviviale il nome di San_, 
Lorenzo, fecondo la confuetudinede’ 
Fedeli , i quali , dove da’ Gentili fi 
folca bere in onore degli Dei, intro- 
duflero di bere ad onore di Gesù Cri- 
fio, e de’Santi. Coll’occafione di no¬ 
minare poi qualche Santo , o perfo- 
naggio , in nome di cui bevevano , 
dando il bicchiere ad un’altro, l’ob¬ 
bligavano a bere in onore del mede- 
fimo, il che fi dicea propinare > e co¬ 
si vicendevolmente faccendo, fi veni¬ 
va poi a difordinar grandemente *, e 
però col tempo anche quefto fu uno 
de motivi, per cui furono quefti con¬ 
viti facri aboliti. 

La 
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La N. Jafciata nel nome di San Lo-p.13?. 

renzo, c fecondo l’ufo , che ebbero 
gli antichi Latini , e anche i Greci 
di ometterla nel riferire i nomi'pro- 
prj : di che 1’ Autore ce ne produce 
più efempj . 

Le corone, che nell’altro vetro fi 
veggono polle nel mezzo di quattro 
perfone , nominate quivi Simonie , 
Damas, "Pietro, e Floro, ce li fan¬ 
no creder per Martiri. Sotto la figura, 
c la parola di corona è notifiimo rap- 
prefentarfi il premio del martirio . 
Nc folamente alle memorie de’Mar¬ 
tiri , ma anche al fepolcro de’San* 
ti Confefsori appendevanfi in dono co¬ 
rone preziofe, che vi {lavano fofpe- 
fe in legno della vittoria riportata 
da loro fopra i noltri comuni ne¬ 
mici . 

Intorno ad alcuno de i nomi de 
quattro Martiri fopradetti, fa ilno- 
ftro Autore bellifiìme rifleflìoni, e in 
particolare fopra quello di Damai . 
Ne i Martirologj non fi legge Marti¬ 
re con tal nome . L’ Aringhio lo ri¬ 
porta però in un’ altro vetro : dal 
che fi può arguire, che nella Chiefa 
di Roma fofse fiato qualche Dama» 

Mar- 
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Martire, vicino a i tempi degli Apo- 
{Ioli, di cui fofse quivi celebrerà me¬ 
moria , onde poi facilmente ne deri¬ 
vò il nome di Damafa . Il nome di 
Damas fu comune anche fra i Gen¬ 
tili , onde prefso il Gruferò fi trova 
un Mettius Damas , e forfè è lo ftef- 
fo che quello di Dama , pollo nella 
feguente inflizione 

M. F VFIVS. M. L. 
DAMA 

ET. ' TV. 
formula di fatuto , e fi dee intendere : 
Et tu vale* Quella inflizione appar¬ 
tiene forfè a quel fervo mentovato 
da Perfio nella fatiraV. il quale chia¬ 
mandoli Dama > nella manumifiìone 
fu appellato Marco Dama : il che 
quando fofseficuro, averemmo, che 
il nome del padrone di lui fofse M. 
Fufius, giacche era confueto , che i 
fervi nella manumifiìone prendefserO' 
il pronome, ed il nome de’ lor pa¬ 
droni. Chiudefi quello ragionamento 
con una belliflima inflizione greca , 
trovata in Roma Fanno 1715.nella 
vigna de’ Sigg. Cavalieri ; la quale 
vien per ditlefo recata nell’ Opera 
del Sig. Buonarruoti, con due verfio- 

... 1 ni 
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ni latine, P una in profa , l’altra in 
verfo, del chiariflìmoSig. Abate An- 
tonmaria Salvini , il quale a piedi 
vi ha aggiunto alcune note molto eru¬ 
dite . L’infcrizione fuddetta appartie¬ 
ne ad un medico » per nome Da¬ 
ma. 

Nel fondo del vafo , che forma lap 14®- 
prima figura della XX» Tavola , fi 
contengono otto figure , 1’ una nel 
mezzo , che ralsembra una donna , 
e 1' altre fette all’ intorno . Può ef- 
fere , chequi fia rapprefentataoSan¬ 
ta Felicita co’ fuoi fette figliuoli , i 
qpali patirono in Roma fotto Marco 
Aurelio , e la cui memoria era quivi 
afsai celebre > ovvero la madre de’Mac. 
cabei co’ fuoi fette figliuoli , i quali 
anche ne’ tempi antichi furono in 
grandiflìma venerazione appreflo i 
Crifìiani. 

Nell’ altro vetro fono efprefse due, 
figure co’ loro nomi, LAVREfNTIVS, 
e CR1PRANVS , che forfè c cor¬ 
rottamente fcritto in luogo del no¬ 
me di San Cipriano, famofo Vefcovo 
di Cartagine, e anche in Roma ce¬ 
lebratigli aio, per avere aderito al fan- 
to Papa Cornelio nell’ abbafsare lo 

fei- 
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fcifmadi Novato, e di Novaziano. 
'46- La terza figura della Tavola XXL 

ci rapprefenta un matrimonio di due 
fpofi Criftiani , efTendovi in mezzo 
il monogramma di Crifto . La fpofa 
non c quivi velata , non eflendo in 
Roma introdotto ancora tra i Cri-- 
ftiani l’ufo di velare le fpofe , co¬ 
me faceano i Gentili. Il velo dipoi 
divenne anche fra loro uno de i riti con 
cui le nozze fi celebravano. La fpo¬ 
fa per nome MATVRA , è quivi 
dalla parte delira dello lpofo > il che 
è contra 1* ufo Ecclefiaftico , che in 
oggi ancora fi olferva, ma è fecondo 
l’antico cortame, poiché allora quel 
luogo non era porto di precedenza, ma 
bensì d’inferiorità. Ella in oltre ha - 
l’acconciatura del capo, che era pro¬ 
pria delle fanciulle , e diverfa da 
quella , che foleano ufare le vedove; 
e moftra anche di avere le vedi pre- 
ziofe, ed ornate , giufta il coftume 
univerfale , ed antico di ornare le 
Ipofe. Il volume , che le fta a c^n- 
to, rapprefenta forfè la fcritta nu¬ 
ziale, e della dote, tabulai nuptiales, 
o fponfales detta da Tertulliano, e 
da San Girolamo. 

In 
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In molte figure delle Tavole fiifle-P^* 

guenti fi vedono adornati i vali di 
varj ritratti : la qual coftumanza è 
antichiflìma . Svetonio nella vita di 
Vefpafiano fa menzione di alcuni vali 
di lavoro antico, ov’era imprefla una 
effigie fomiglian ti filma a quefto Im- 
peradorej e Trebellio fcrive di Cor¬ 
nelio Macro, che elfo aveva unz pa¬ 
tera , o bacino, in cui v’ era Aief- 
fandro Magno 9 con un baflorilievo 
intorno , che rapprefcntava le getta 
di quel Monarca. Altri efempj cene 
fomminiftrano gli Scrittori, come fi 
può vedere nell’ Opera, dove con mol¬ 
to fondamento s’illuftra a talpropo- 
fito un luogo della fatira XI. di Gio¬ 
venale verf. 17. Nei vetri figurati del¬ 
le Tavole fopradette fi rapprefenta- 
no per lo più il padrone del convito 
infieme con la moglie, e co’ figliuoli 
di lui, e inunoprincipalmente vie’l 
nome nella leggenda,che dice: MA¬ 
XIMA YIVAS CVM DEXTRO -, 
e in un altro SALVTI (ciòèSaluzio > 
nome di famiglia , o forfè dee direte 
SALVSTIVS ) PIE ZESES CVM 
DONATA. Di tutti quefti ritratti 
l’Autore confiderà gli abiti , e gli 

or- 
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ornamenti, fenza che però vi fi of- 
fervino gli orecchini , ed i vezzi , 
l’ufo de’quali è per altro antichiffi- 
mo. 

JMJf- Ma non fi può così alla sfuggita paffa- 
rc ciò che dottamente egli offerva fo- 
pra le acconciature di tefta. Riflette 
pertanto , che le donne in quelli ve¬ 
tri rapprefentate, quantunque fi pof- 
fa credere, che nel tempo medefimo 
potettero ufare differenti acconciature, 
fi ha però dalle medaglie, che anda¬ 
vano mantenendo nella maggior par¬ 
te de5 capelli, che circonda la faeda, 
tempo per tempo una moda , ed um 
uianza quali medefima•, onde fi può 
conghietturare in qualche modo da 
quelle, che Hanno efpreffe ne i fud- 
detti frammenti, i tempi, ne’ quali 
poffono eflere i medefimi {latti fatti. 
1 capelli per efempio, che ha intor¬ 
no la figura feconda della Tavola XXI. 
fono uniformi a quelli , che fi rav¬ 
viano nelle medaglie di Didia Gia¬ 
ra figliuola di Didio Giuliano. Quel¬ 
le delle Tavole XXII. e XXffi. han¬ 
no i capelli Ondati -, e molto limili 
a quelli delle tefte di Mammea , di 
Otacilia-, di Giulia Paola, ediTran- 

quil- 
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quillma. La dònna della figura terza 
di quell’ ultima Tavola lì alfomiglia 
aliai all’ acconciatura di Etrufcilla, ec. 
Dal che fi può conghietturare , che 
tutte quelle figure , fuori di quella 
della. Tavola XXI. fieno Hate fatte 
intorno al tempo di Elagabalo , fino 

a quello di Gallieno , o pochi anni 
dopo : e ciò fi conferma con altri 
tifeontri. 

Difcorrefi in oltre fopra quella for-p. 156. 
ta di collare , col quale fi feorgono 
ornati alcuni di quei ritratti donne- 
fchi, e fopra la forma dell’ abito , 
col quale fono velliti gli uomini ne’ 
medefimi vetri , fomigliante moltop.ij/i 
alla toga , non già fecondo la fua 
forma antica , ma fecondo quella , 
a cui fi farà ridotta verfo il princi¬ 
pio del III. fecolo , o poco prima ; 
e di quelle, c di quella fe ne dà qui¬ 
vi una efatta definizione , ed ifloria; 
dopo la quale fi fa rifleflìone foprap «6c. 
la mano diritta, che hanno in tutti 
quelli vetri le donne nella forma 
appunto , con cui Trimalcione ap¬ 
preso Petronio, nel frammento Tra- 
gurienfe, ordinando all’architetto il 
iuo fepolcro , dice : *id dexteram 

meam 
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meam ponas flatuam Fortunata me a > 
ma le donne avendo quel luogo, non 
venivano ad avere la precedenza fo- 
pra il marico , ma bene il fecondo 
luogo ; poiché predo gli antichi vi 
era una mandiritta, la quale diven¬ 
tava il fecondo luogo, quandoa can¬ 
to vi fotte perfonà di grado , e di 
flato , di tal difuguaglianza , che per 
fe fletta venitte a collituire il luogo 
principale. Gli efempi , che fe ne 
adducono a quello patto, mettono la 
cofa fuor di ogni dubbio. Molte cofe 
ci conviene tralafciare, per non cade¬ 
re in foverchia lunghezza. 

61. Il fecondo vetro della Tavola XXIV. 
non contiene , che quella acclamazio. 
ne; EYOAI TAYKYTATE , Evo¬ 
dio dolcijjìmo. Fucoflume degli antichi 
adornare anche i vali di fole, e fera- 
plici lettere , e ne paria Ateneo lib. 
XI. cap. XLV. che perciò fi chiama¬ 
vano ypcty.y.urMct ir or ti piu t Bicchieri 
letterati, fìccome que’ due di Nero¬ 
ne, pretto Svetonio {.a) da efso de¬ 
nominati Omerici , per efservi (col¬ 
piti alcuni verfi di Omero. Dall’ag¬ 
giunto di dolcijìmo , dato a quell’ 

Evo- 
( a ) in Nerone cap. VII. 
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Evodio cava motivo il predanti (limo 
nodro Letterato di trattare del co. 
{lume , che avevano i Criftiani di 
Icriver fopra i fepolcri de’ loro cari 
defunti l’ultime parole affectuofe , 
colle quali negli ufficj eftremi gli ac¬ 
compagnavano-,e ne reca molte infcri- 
zioni , ove diverfe fono le formule 
iopradette , ad ognuna delle quali ag- 
giugne le dovute confiderazioni. 

La prima figura della Tavola XXV.P-i?*- 
c di un fanciullo dipinto fino al bu¬ 
llo, col nome di CER.OMTIVS , o 
GERONTIVS . La coroncina , che 
ha di capelli, eia toga che ha indof- 
£b, lo dinota di nafcica nobile . Intorno 
al collo ha un filo di perle, che da¬ 
gli antichi Giurifconfulci era detto 
linea margaritarum . La donna della 
figura feguente, per nome CERICIA, 
famiglia nota negli antichi monumen¬ 
ti, ha intorno al capo una falcia , 
che è mefsa da Ifidoro fra gli orna¬ 
menti delle matrone i ed è una di quel¬ 
le , che i Giuriiconlulti chiamano Se- 
mimitree. 

Ledile fanciulle della Tavola XXVI.P17?* 
fono veflite di una cerca vede molto 
ftravagante, tutta ricamata, la qua- 

Tomo XXHU D Je 
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le il noftro Autore penfa, chepofsa 
efsere una forta di penula * vellimen- 
to adoperato anche dalle donne, co¬ 
me fi cava da Quintiliano, edarlll- 
piano . Di quelle penule matronali 
ornate, e iftoriate di ricamo, Tene 
fa menzione daTrebeliio nella vita 
di Quieto Tiranno j e per quello, Ca¬ 
ligola viene tacciato da Svetonio, per 
efserfi fervito di tuia penula dipinta, 
e ricamata, poiché tali penule erano 
vellimento proprio delle donne . Di 
quella fono abbigliate le damigelle 
dellTrtiperatrice Teodora in un mofai- 
co di Ravenna. 

176. I due giovanetti efprefii nella me- 
defima Tavola Sanno con due ciuffi 
di capelli dalla parte diritta. Fu co- 
ftume degli antichi F accomodare i 
capelli a i fanciulli in qualche ma¬ 
niera dillinta , e diverfa da quella , 
che tifavano per gli uomini adulti ; e 
in particolare c celebre la fuperlli- 
zione de’ Gentili di lafciare a quelli 
i capelli lunghi, per tagliarli poi a 
fuo tempo, e dedicargli agli Dii . 
Ne tagliavano però qualche volta una 
parte, falciandone , per-la detta fu- 

*• pcrfiizione , una fola ciocca ; come 
. fi ha 
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fi ha da quello vetro, e da altri rif- 
contri. 

Nel primo frammento dalla Tavola p.'zS. 

XXVJL1. fi rapprefenta uno de’ coc¬ 
chieri de’ Circenfi, detti da i Latini 
^Auriga , ed ancora ^Agitatores, col¬ 
locato fopra un cocchio tirato da 
quattro cavalli, con la frulla , o fla¬ 
gello in mano, inftrumcnto necefsa- 
tio agli aunghi ,, e dato da Omero 
agli Eroi, che corfero colle carrette 
nel funerale di Patroclo, edefptefso 
anche nel medaglione di Bonifacio au- 
rigatore appretto il Ducange. 

Sono da oflervarfi i marchi , che p> 179. 

hanno nelle cofce i cavalli , e’I col¬ 
lare, che fi vede pollo a i due ca¬ 
valli di mezzo , acciocché il giogo , 
ovvero il timone non faccia lor ma¬ 
le > ficcome per difefa del piede di 
dietro , ovvero per mero ornamento, 
hanno anche i calzari. Meritano pur 
riflefllone le macchie di pardo, di 
cui han fegnate le cofce > e le gam¬ 
be i due cavalli, che fon dalla par¬ 
te di fuori. 

In alto preflo la teda del cocchie-P-,2*‘ 
re Ila fcritto LEAENI NlCA, cioè 
Leanìo vinci. La mefcolanzadelle vo- 

D 1 ci 
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ci greche nelle infcrizioni latine , e 
10 fcriverle co’caratteri latini, èco- 
fa , che ha molti efempj nell’ anti¬ 
chità. L’autore ne parla altrove dif- 
fùfamente. La famiglia Leenia fi tro¬ 
va mentovata nel corpo delle infcri¬ 
zioni Grateriane. 

p.i81. Ci fono anche fcritti i nomi de’ 
quattro cavalli, che fono NlCEFO- 
RVS,AEROPETES, BOTROCA- 
LENES, ACCIATVS. Il primo no- 

P l8rme denota riportatore di vittorie » 
11 fecondo volante per aria ; iì ter¬ 
zo , forfè pofto per un cerco vezzo , 
grappolo d' uva Calena •, il quarto , 
per aver fenfo , dee forfè dire AC- 
CITVS , cioè affai veloce , oppure 
accitatus in vece di incitatus. E’no¬ 
to non meno} che antico 1’ ufo di por¬ 
re il nome a’cavalli. 

il vetro, che fegue, efprime Pal- 
ladc in atto di accompagnare Ercole 
al cielo. Fra quefte due Deità , fe¬ 
condo le favole de’ Gentili paflava 
grandifiìma conneflìone. Paulania ce 
le rapprefenta in una delle molte ifìo- 
rie della fedia fatta da Baticle, la qua. 

p.ilf.le in Amicla ficonfervava. Un'Èr¬ 
cole pur fi vede nella prima figura 

del- 
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della Tavola XX VII. con alcuna fo- 
pra le fpalle delle fiere da lui do¬ 
mate, e forfè col Cerbero da lui trat¬ 
to fuor dell’inferno: di che può ef- 
fer fegno la pianta, che gli fta a can¬ 
to , la quale potrebbe rapprefentare 
qualche fpecie di aconito , che fine, 
gono nato dalla bava di quel favolo- 
fo animale. 

Protetta 1’ Autore di avere inferi¬ 
ti i fuddetti vali, ficcome gli altri 
dementili, nella prefentc raccolta , 
non tanto per la erudizione, che in 
fe racchiudono, quanto , perchcda 
efli vien grandemente provata l’anti- 
eàità de i vetri de i Criftiani, ef- 
fendo gli uni e gli altri di un me- 
defimo lavoro , e fu T iftella ma¬ 
niera . 

Tale è’1 Genio alato, che fifcor-p.i8& 
ge nel piccol fondo di un’ altro bic- 
chiero s il qual Genio tiene fotto 
T afcclla finiftra una face fmorzata in 
terra, e vi fta fopra appoggiato • 
Si penfa, che fia (imbolo della Mor¬ 
te, per la fomiglianza , che ha con 
la figura di un limile Genio inta¬ 
gliato fopra un farcofago, che è in 
Roma nella Villa Panfilj. E notabip. 187. 

D 3 le 
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le quella fafcia di porpora , la quale 
due voice girando attorno il collo 
del fuddetco Genio, gli vienepofcia 
a pattare in croce fopra del petto *, 
e quella fafcia è probabile , chefia 
quella forta di fafcia, e di cintura , 
che da Ifidoro (a) c detta redimi- ' 
tulitm . Il medefimo Genio ha al 
braccio finiftro due cerchj , o fia 
propriamente armille, ficcome quel¬ 
le del braccio deliro lì diceano de¬ 
lirali i e i due cerchietti, che ha lo 
fletto all’uno’ed all’altro piede , era¬ 
no chiamati perifceiidi . A fianco di 
lui v’ha un piccolo pilalìro, il quale 
può dinotare un fepokro j e fopra 
quello cippo fepolcrale v’ha un pic¬ 
colo uccello , che è uno de’ fcgni 
de’ quali gli antichi ornavano le fe- 
polture de’loro defunti, non meno , 
che di fiori , e di erbe : il che fi 
prova con la infcrizione di una gio- 
vanetta per nome Littoria, polla al¬ 
le radici del monte Soratte-, la quale 
viene dichiarata , e illufìratadal nò- 
flro Autore. 

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

di 
< • ) Uh. XIX. cap. XXXIII. 
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:he> ma non fono così note, c 
li le cofe, che il noftro Auto- 
efamina. Efpone in primo luo- 
miftero di quella favola , per 
i antichi vollero lignificare il 
dimento, o fia la caduta del¬ 
ie, ed il loro circuito, eritor- 
e’ quali flati penfavano , che 
follerò Tempre accompagnate 

nore, e fecondo altri, dal Ge- 
iperiore, e predominante, con- 
) ad elfe con nodo indilfolubil 
’ze. Quella opinione ebbe ori¬ 
la’Caldei , pafsò negli Egizj > 
l’adottarono i Greci , e fpe- 

:nte i Platonici * Nella forma 
con cui ella ci vien delcritta 

tulejo, e fi olferva ne’ monu- 
antichi , c affai probabile » 

ilfe prefa da alcuni occulti , e 
i millerj , i quali lì celebraf- 
i qualche luogo ad Amore. E* 
ire offervazione del nollroAu- 
che fe bene quella favola fi 
•apprefentata in molti antichi 
menti , e prima ancora dell* 
:io Romano, pochi Autori pe¬ 
lle ne parlano., fono moderni 

mentre il più antico di loro fi 
D 4 Apu- 



So Giorn. db’ LbttebaTi 
Apulejo, il quale viflTc verfo il co- 
minciamento del V. fecolo dell’ era 
comune di Crifto. Penfa egli dun¬ 
que, che gli Scrittori antichi intan¬ 
to non abbiano fatta menzione di 
quefta favola , fe non in quanto el¬ 
la forte prefa da i mifterj occulti , 
de i quali andavano molto ritenuti, 
e fuperftiziofi in propalarne i fegre- 
tij il qual riguardo non ebbero po- 
fcia i moderni i e però Plutarco fcrif¬ 
fe liberamente d’ Ifide , e di Ofiri- 
de , Luciano della Dea Siria, eApu- 
lejo di Ifide. 

96. Efpofta geseralmente l’origine del¬ 
la favola di Amore , e di Pfiehe , 
che forfè era il foggetto de’ mifterj 
di Amore, che li celebravano nelle 
Tefpie di Beozia , difeende 1* Auto¬ 
re alla fpeciale illuftrazione delle fi¬ 
gure del vetro . Confiderà in primo 
luogo le ali di Pfiehe, la quale rap- 
prefencando, come già dirtìe , Pani- 
ma, ben quelle fe le convengono., 
mentre i Gentili fuppofero Panime 
alate , come fi ha da Platone , da 
Porfirio , e da Pfello . Le fuddette 
ali fono di farfalla; e la ragione fi c , 
che canto P anima, quanto la farfal¬ 

la 
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la fu detta da’Greci 'Yuxjì. Né per 
efprimere il giro dell’anime , pote- 
vafi immaginare „un fimbolo più ad*- 
,, guato di qucfto picciolo infetto , 
„ il quale in un certo modo , non 
,, altrimenti , che l’anima, prova 
„ più fiati , mentre racchiudendoli 
„ verme nel bozzolo, n’efce poi can- 
,, giato in un volatile , onde negli 
,, antichi monumenti , per rapprc- 
„ Tentare 1’ anima , non folo s’ in- 
,, contra efprefla una fanciulla alata, 
„ quale è la noftra, ma foventean- 
„ cora la fola farfalla *, e quindi 
„ il noftro fublimiflìmo Poeta (a) 
„ l’applicò alla vita nuova, ebea- 
„ ta , alla quale paflar deono l’ani- 
„ me noftre dopo la morte : 

Non v accorgete voi, che noi fi am vermi 
Nati a formar l'angelica farfalla. 

Lo fpecchio che fi vede a canto alla 
fpofa Pfiche , c fegno delle medefi- 
me nozze , che ella fa con Amore . 
Elfo c di figura rotonda , poiché ta¬ 
le gli antichi lo tifavano , come fi 
vede in molti balfirilievi, ed in altre 
antiche memorie. Tali fpecchj eranoP.i8$? 
di metallo bianco, e V Autore ne ha 

£> f par- 

( a ) Dante nel furi. Cane. X. 
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parlato ancora nell’ altra ( a ) lua 
Opera.^ltre a ciò , Pfiche tiene in 
mano un piccolo panno ornato ver- 

i fo l’eftremità di una ftrifeia di por- 
^ 5 9^’poraj il qual panno le avrà fervito 

di flamine, folito metterli in capo 
agli fpofi. Al braccio deliro di ella 
fi vedono due cerchietti , uno nella 
parte fuperiore del braccio , ed uno 
al polfo-, e due pure ne ha per cia- 
feuno de’piedi, e quefti pure erano 
de’ foliti ornamenti donneichi , de’ 
quali ne parla pienamente il vecchio 
Tommaio Bartolini nel ino Trattato 
de ^Armillh 'veieruv/ìi ec. 

f.ico. La pianta, cd erba, che è dietro 
ad Amore, rapprefenta unafpecie di 
•verbena , di cui fi folevano corona¬ 
re gli fpofi , per la ragione, che ella 
mfee intorno a i muri, ed è pianta, 
per dir cosi, calereccia , come dee 
elfer la moglie > onde in una Inlcri- 
✓zione negli Orti Giufìiniani di Ro¬ 
ma polla ad una tale Amimone, el¬ 
la è chiamata graziofamente : IX)- 
MISEDA *, e da’Greci fi dàallabuo- 

• na)donna 1’ atributo òpovp©" , cioè 
Guardacafa . Per un’altra ragione può 

elfe- 

( a ) OJfervaz. Medaglitni .f.310. 
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effe re la verbena porta accanto ad 
Amore, cioè per efler pianta a Ve¬ 
nere confecrata: di che fe nella rif- 
contro in Paufania . Può efser an- p.201. 
cora , che quella pianta , e Taltra 
pianta più piccola , la quale ha il 
fior rofso vi fieno fiate pofte dall’ 
artefice per dinotare gli Elifi , ne* 
quali dopo fciolta 1* anima dal corpo 
fupponevano, che quelle nozze fof- 
fero celebrate. 

Intorno al vetro medefimo fi ve¬ 
dono quelle parole: ANIMA DVL- 
CIS FRVAMVR NOS SINE BILE 
ZESES: l'opra la fpiegazione delle 
quali noi ci rimetteremo alla lettura 
del libro j e lolamente con la fcorta 
di efio avvertiremo, che quella for¬ 
mula , fruamur fine bile, èafsaicon-p*ioi 
limile a ciò, che fi legge in molte 
infcrizioni, d’efser vivuti i maritati, 
fine ulla querela, fine ulla lite , ec. 
ed infino : nmquam marito fuo ma- 
ledixit ’i e che della bile, in cambio 
di ira, o fdegno, fe ne fervifsero i 
Latini, ficcome i Greci fi vaifero nel 
medefimo lignificato delia parola, 
lo abbiamo da quella infcrizione ripor¬ 
tata dai Grutcro pag. 1040. nu. 5. 

D 6 Q.M, 
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Jj. M. 
Q^CAVIVS. severvs 

RVTiLlAE . PREMITIVAE 
CONIYGI. SVAE 

DVLCISSIMAE 
CVM . QVA . VIXI 

ANN15. XX. SiNE. BILE 
Quel ZESES del medefimo vetro , 
ed in altri PIE ZESES, cioè Bevi , 
Viva , trattandoli d’acclamazioni con¬ 
vivali > pokono elsere fiate introdot¬ 
te per un certo vezzo, confueto an¬ 
cora ne’ tempi noftri , di ufare ta¬ 
lora , e d’ inferire ne’ diicorfi fami¬ 
liari , ed atfèttuofi , qualche parola 
di lingua foreftiera: il qual cofiume 
fu tacciato da Giovenale Ò4f.f7.nelle 
donne Romane , le quali fi credevano 
di parere più lpiritofe , coll’ andar 
meicoiando di tanto in tanto delle 
parole greche ne’ loro difcorfi -, e *1 
medefimo ilio fu feguitato infino da’ 
Criftiani . Che poi al bere ne’ con¬ 
viti fi fofse Polito acclamare, vivai, 
viva, ec. le ne hanno molte prove 
apprettò gli antichi Scrittori. 

307. a è tempo , che pattiamo alla 
Tavola XXIX. Nel primo vetro di 
quella iono dipinte le tre Monete, 

quali 
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quali nella llefsa guifa , con cui fo¬ 
no nelle medaglie , ora fotto il no¬ 
me di Equità , or fotto quello di 
Moneta. ; e fono in numero di tre , 
per li *tre metalli principali , ne’ 
quali fi batteano . Quella di mez¬ 
zo folea farfi co’ capelli legati in ci¬ 
ma la tefta , fecondo l’ufo delle fan¬ 
ciulle, per elprimere la moneta d’ 
oro j ma qui tutt’e tre hanno la me- 
defima acconciatura da fanciulle , la 
quale potrebbe anche efsere un’ or¬ 
namento folito metterli in capo alle 
Deità, che tutulo fu detto dagli eru¬ 
diti , per la fimilitudine di quello 
cosi detto , che portavano in capo 
alcuni Sacerdoti. Hanno efse in ma¬ 
no il cornucopia, fegno delia felici¬ 
tà , che arreca a’ popoli la buona 
moneta, e dell1 avere in fe tutte le 
cofe necefsariealla vita comoda e gio¬ 
conda . La loro tunica è d’ oro con 
due ftrifee di porpora. A i piedi di 
ciafeheduna vi è ’1 conio della mone¬ 
ta . I danari , che fono fparfi pel 
campo del vetro , fanno credere , 
che quello pofsa efsere flato latto per 
uno di quei doni , chiamati Xenii , 
foliti mandarli agli amici ne'Saturna¬ 

li, 
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li, ed in occafione dell’anno nuovo. 
Le parole, che vi fono fcritte : NV. 
GAS VIVAS, efprimono due accla¬ 
mazioni *, e con la prima par , che 
fi dica al padrone , e a quello , a 
cui doveva regalarli il bicchiere , 
che {fimi tutte lecofe, eleftelfe ric¬ 
chezze, per bagattelle, 

p.toc). Nella feconda figura fi rapprefenta 
una piccola anfora , che c di vetro 
turchino , e trafparente , adornata 
di tre cavalli , e di quelle lettere : 
VINCENTI PIE ZESES: Vincenzo 
bevi t viva. Più fotto vi fono i no¬ 
mi di que’cavalli; AEGìS , tempe~ 
fta , OIKOYMENH, mondo, eZEP , 
Zeffiro . Merita rifkfiìone il vedere, 
che efsendo il primo verfo fcritto a 
diritto, ed al folito, il fecondopoi, 
che contiene il nome de’cavalli, vie¬ 
ne^ fi legge da rovefeio : il qual mo¬ 
do di fcrivere chiamarono i greci, co¬ 
me fi vede in Paufania (a-) fiovs-fxxMS'òi/, 
dalla fimilitudine dell’arare de’buoi, 
i quali fatto un folco , ricomincia¬ 
no l’altro voltandoli, e camminando 

p.iio. a rovefeio. Ciò demotivo al noftro 
Autore di ragionare eruditamente in- 

.tor- 
( a ) Uh. V. 
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torno all’ufo di feri vere arovefeiodì 
quello, che facciamo noi altri occiden¬ 
tali, cioè dalla mano delira verfo la 
finifìra, confiderando Tempre la per- 
fona, chefcrive, origuarda, non la 
cofa in cui fieno feritee le lettere. Ol¬ 
tre a i Caldei, Ebrei, Fenicj,ed Arabi, 
ciò fecero parimente gli Egizj, i Go¬ 
ti più antichi, gli Etrufchi, ed an¬ 
cora i Greci, vedendoli quello in_* 
molte medaglie di Sicilia , e della Ma¬ 
gna Grecia, di Lipari, cdi Efefir, e 

forfè i Greci prefero da principio que- 
lto modo di fcrivere da’Fenicj , da’ 
quali pigliarono anche le lettère. 

I cavalli , e le lettere di queiran-P*111* 
fora fono incavate un poco nel ve¬ 
tro, e poi tutto il lavoro doveva ef- 
fer ripieno di tfmalto di colori dif¬ 
ferenti , che ora è quali tutto cafca- 
to. Altri vetri fi trovano lavorati ia 
tal guil'a. Quello vafetto ha la figu¬ 
ra, delle anfore , o diete , così chia¬ 
mate da i due manichi loro, od orec¬ 
chi. Ella è fenza piede , il che tal¬ 
volta fu preffo gli antichi in colla¬ 
me , vedendqfene di tali nelle meda¬ 
glie , e ne’ balfirilievi. E credibile, prJ, 
che folle fatto per uno di quei doni, 

de’ 
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de’ quali dopo il convito regalavano i 
convitati, e che dal portarli via che 
e’facevano , chiamavano apoforeti ; 
e di quefti ne fa un libro Marziale , 
che in edo deferire una moftra , o 
credenza ornata , e ripiena di quefti 
regali , applicato ad ognuno di efli il 

p.zi4-fuo dittico. il vederviO dipinti que* 
cavalli fa credere, che il convito, in 
cui queft’anfora dovette efler data per 
tìpoforeto , fofse ftato fatto da qual¬ 
che Auriga , che a vette vinto ne’ gi¬ 
uochi de’ Circensi > poiché , ficcome 
da’vincitori delle battaglie fi celebra¬ 
vano i conviti detti epinicei, così an¬ 
che i vincitori de’ giuochi folenniz- 
zavano la loro vittoria con un con¬ 
vito agli amici, o pubblico , o pri¬ 
vato, fecondo la loro poflìbilità. 

p.zi6. n vetro della XXX. Tavola rap. 
prefenta un’ Agitatore de’ Circenfi 
con la conforte , ed una figliuola , 
tuttifotto figura di Dei. Egli fied^. 
adornato nell’iftettamaniera, concili 
gii antichi erano lolici rapprefentare 
i 1 iumi, cioè con due canne paluftri 
nelle mani, ed appoggiato ad un’ur¬ 
na, che verfa dell’acqua, e con hr M 
cornucopia nel braccio finiftro. La- 

mo- 
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moglie li fiede appreso in abito di 
Ninfa, lìccome pure veftita da Nin¬ 
fa, vi è da parte l'uà figliuola in at¬ 
to di prefentar delle frutte , le qua¬ 
li effa porta nel lembo della ftola . 
Volano in alto tre Gcnj, uno de qua-* 
li porta un fafeio di verghe di palma, 
un’altro una corona fciolta, ed il ter¬ 
zo uno di que’ vali , foliti vederli 
nelle medaglie per fegno de’ giuochi y 
ne’ quali effi erano dati per pre¬ 
mio. Tutte quelle cofe fomminifira-» 
no largo campo al dottilllmo Autore 
di far conofcere quanto egli vaglia-, 
nella cognizione dell’erudita antichi¬ 
tà . Moftra pertanto il coflume de’p .1*7 
Gentili di fare i ritratti de’Principi, 
e delle perfone inlìgni fotto figura-# 
di qualche deità’, quai fodero , e in 
che tempo infìituiti i giuochi Capi-P-2,18, 
tolini , e quando lì celebralfero, come 
pure i Circenlì ; il lignificato di quel 
fafeio di verghe, che porta uno de-JJ'll®‘ 
i tre gen) , denotante le molte vit¬ 
torie ottenute da quell’ Auriga-. , 
ec. 

L’ultima Tavola di queft’Opera-,P-1J* 
eccellente rapprefenta pure un’Auri¬ 
ga de’Circenlì in forma di fiume-. 

non 
3 
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non folo con le canne paluftri inj 
mano, come l’antecedente , ma co- 

p-u6.remato ancora di effe . La moglie di 
lui è fatta co’ capelli raccolti in una 
rete *, il qual’ornamento di capo chia¬ 

sma vali reticulum, e anche retiolum . 
Per compimento di quello Artico¬ 

lo «i refterebbe di riferire in com¬ 
pendio le Offervazioni fatte dal chia¬ 
riamo Autore fopra i tre Dittici an¬ 
tichi di avorio j ma come di già 1’ 
eftratto prefente ci c più del folito 
fotto la penna crefciutos e come non 
dobbiamo, nè vogliamo paifare alla 
sfuggita le molte cofe Angolari , e 
degne di rifleaìone, che egli c andato 
faccendo fopra quei Dittici > così ad 
altro Tomo ed Articolo rimettere¬ 
mo il lettore , che già nel prefente 
ha avuta occafione di apprendere , e 
di ammirare abbattane. 

AR- 
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H ARTICOLO II. f 

Elogio del S\g. GIO. DOMENICO 
C^SSI^, daTerinaldo nel Conta- . 

do di T^izza» 
TAV- A Formare il pieno , e compiuto ** 

elogio del Signor Gio. Domeni¬ 
co Cafjìni , cekbratiffimo Aflronomo 
del pattato, e predente fecolo , con¬ 
corrono unitamente le lodi dategli da 
i più intigni Scrittori della fua età > 
gli onori, de’quali lo colmarono i più 
gran Piincipi dell’ Europa ; gl5 im¬ 
pieghi decorofittìmi da lui ioflcnuti nel¬ 
le Accademie d’Italia, e di Francia; 
ina più di tutto lefue rinomatiffime 
Opere, e lefue novelle fcoperte, per 
le quali tanto vivrà immortale il fu» 
nome , quanto durerà nel mondo 1* 
amore, e lo ftudio dell’ Agronomia, 
che come c fiata la fua piu grande oc¬ 
cupazione , così anche è fiata il fua 
più Angolare ornameto. Noi credere¬ 
mo pertanto, che col lolo riferire-» 
per ordine cronologico tutto quello ,, 
che di tempo in tempo egli ha pub¬ 
blicato per via delle ftampe, di avet 

fod- 
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foddisfatto aitai meglio che in altra_ 
guifa, si al debito, che c incombe d 
rapprefcntare un ritratto di lui fomi- 
gliantittìmo al vero, sì all’efpettaziona 
della repubblica letteraria, che più lì 
approfitta, e fi appaga nel legger U 
fioria , che i panegirici degli uomini 
rari , e in qualunque profeifione ec¬ 
cellenti. Ognuno fa dare ad efii le-, 
convenevoli lodi', ma non ognuno è 
inftruito delle azioni dellalor vita, e 
delle opere de’loro fludj . In ciò fa¬ 
re, noi feguiremo principalmente la 
fcorta, per quanto ha operato il Sig. 
Cafiini in Italia , dell’Abate Michele 
Giuftiniani, chene’fuoi Scrittori Li¬ 
guri ne ha parlato di fidamente fu le 
informazioni , che gliene ha date lo 
fletto Sig. Caflini fuo grande amico ; 
e per quello, che nella Francia egli fe¬ 
ce , ci appiglieremo a ciò , che ne-# 
dicono il Sig. du-Haracl nella fua_# 
Storia della Reale Accademia delizi 
Scienza le Memorie e la Storia di ef- 
fa Accademia,e finalmente l'Elogio che 
fe ne legge nella medeCima Storia dell* 
cAccademia dell’anno 1712. a c. S4, 
dell’edizione di Parigi nella fìampe- 
ria Reale 1714. in 4. oltre a varj al¬ 

tri 
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tri libri che fi fon potuti vedere. 
Perinaldo, Caftello de’ Signori Da. f 6*j- 

ria fotto la Diocefidi Vintimiglia nel 
Contado di Nizza, ha l’onore di ef- 
fer la patria del Sig.Caflìni, il quale 
di Jacopo Cafiini , e di Giulia Cro- 
vefi ( a ) fua moglie, nacqueagliS. 
di Giugno dell’ anno ( b ) 161^. Fe¬ 
ce i fuoi ftudj parte in Genova , e 
parte in Bologna , ne li confinò in_, 
una fola difciplina , poiché a quel¬ 
lo delle lettere umane aggiunfela fi- 
lofofia, la teologia, le leggi, e più 
di tutto le mattcmatiche, nelle quali 
ebbe per maeftro il P. Buonaventura 
Cavalieri, dell’Ordine de’Gefuati , 
celebre per tante Opere da lui pub¬ 
blicate , e in particolare per la fua 
Geometria degli Indivifibili da eflò in¬ 
ventata , che fu fonte ed origine dell’ 
utilifiima e celebratiflìma Analili de¬ 
gli infinitamente piccoli . Ne' fuoi 
anni più giovanili fi dilettò di poefia 
latina, e italiana, e un faggio di quel¬ 
la fe ne può vedere nell’ epigramma 
pollo in principio delle Effemeridi dei 

Se¬ 
ia) Il Giuftiniano p.3 5 8. la dice T*lia Lu- 

trefia. 

(b ) Lo rtelfo ac mette l’anno della nafcita 
aefiOij. 
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Senatore Cornelio Malvalla , delle-» 
quali ragioneremo più forco > e di que¬ 
lla fe ne ha pure un faggio in alcuni 

646. fonctti fatti in lode di Luca Giuftinia- 
ni, Doge di Genova , e ftampati qui¬ 
vi con altri componimenti poetici nel 
1646. in foglio. 

Stando ancora in Genova fece una 
{fretta amicizia col Sig. Lercaro, che 
fu poi Dogedi quella Repubblica. £f- 
fendoiì trasferito con lui in una delle 
fue terre, un’ Ecclcfiaffico gli prefen- 
tò, a titolo di divertimento, alcuni 
libri di Aerologia giudiciaria. Lafua 
c.uriofità ne rellò invaghita , ed egli 
ne fece un’ efìratto per proprio ufo. 
L’inclinazione naturale , che Io fpi- 
gneva alla conofcenza de’ corpi cde- 
ffi, allora il portava fuori del buon 
cammino , nè egli fapeva ancora di- 
{finguere l’ottima Agronomia dall’ 
Aftrologia giudiciaria. Feccànfino con 
qualche fortuna alcune predizioni-, mi 
ciò appunto, che ad un’altro farebbe 
{fato cagione di ffabilirlì in quella va¬ 
na applicazione , fervi al Caffini di 
dihnganno. Con la perfpicacia del fuo 
ingegno e’ venne a conofcere , che-» 
qacit’ arte di predire non potea elle- 
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re che chimerica, e la fua Religione 
lofe temere, che gli avvenimenti for¬ 
tunati di tali predizioni fodero ap¬ 
punto il gadigo di coloro, che vi po¬ 
nevano dudio, e vi predavano fede . 
Lede a tal fine con attenzione il bel li¬ 
bro del Pico Mirandolano contra gli 
Adrologi, e diede al fuoco l’edratto 
de i libri, che gli erano dati predati . 
Tutto il vantaggio, che ricavò dalla 
letturadiedì, fu il ravvifare tra quei 
principj ridicoli e folli dell’ Adrolo- 
gia , le bellezze vere e fondate dell’ 
Adronomia, e vivamente fe ne invo¬ 
gliò di fapcrle . Vi applicò pertanto 
con gran fervore, e vi fece maravi- 
gliofo progreflò. 

Giunto all’età di if. anni era giài6?o 
in tal grido il fuo nome, che il Mar- 
chefe Cornelio Malvada, SenatorBo- 

’lognefe , verfatifiimo nelle difcipli- 
ìe matematiche, eolcremodoaman- 

iùfiimo delle cognizioni adronomiche, 
defiderofo , per la conformità degli 

.ftudj, di averlo predo di fe , lo in¬ 
vitò a Bologna nel 1650. con prò- 
meda di fargli avere la pubblica let¬ 
tura di Adronomia, già da qualche 
inno vacante in quella Università per 
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la morte del Padre Cavalieri, al qua* 
le non lì era potuto ancora trovare 
chi degnamente in quella Cattedra fuc- 
cedelfe. Nel primo anno del fuo fog- 
giorno in Bologna diede il Cafóni tal 
laggio del fuo lapere, che da quell’ 
amplifómo Senato vennegli a pieni 
voci conferita quella Lettura, la qua¬ 
le gli c (tata dipoi rifervata fino alla 

6$n.morte. Quivi avendo egli largo cam¬ 
po di far palefela fua profonda dot¬ 
trina, none polìibile il dire in qual 
credito e ftima in poco tempo c’ falif- 
fe , producendo di quando in quando 
le lue olfervazioni celefti * e in fua 
cafa, al che non poco concorlero gli 
ajuci fomminiftratigli non folamente 
dal Senator Malvalla, ma anche dal 
P. Abate D. Taddeo Pepoli, piu vol¬ 
te Generale de’Monaci Olivetani, e 
dal Senatore Franccfco Angelelli, e- 
fperienze ottiche e filìche continua- 
mente faccendo. 

iófi- Verlo la fine dell’annofeguente , 
cioè ai 19. Dicembre del 16^1. la— 
fciò vederli aliai fopra alla region lu¬ 
nare una Cometa, la quale continuò 
ad apparire anche ne’ primi giorni 

£653. del fulfeguente Gennajo . Sopra dTa 
non 
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non mancò egli di fare attentamente 
le fue olfervazioni infieme col Mal- 
vafia, chepure, comedicemmo, era 
buon Agronomo. Ella pafsò pei loro 
zenit , particolarità non ordinaria . 
La materia gli proponeva un’ argo¬ 
mento de i più difficili, che abbia 1’ 
Aitronomia . Dopo aver fatte fopra 
quello fenomeno le olfervazioni più 
efattc > e prefele più mature deter¬ 
minazioni , ne lafciò ufcire dalle (lam¬ 
pe di Modana un Trattato , e dedi- 
collo al Duca Francelco d’Elle con 
queftotitolo: Md SereniJJìmumTrin- 
cipem Francifcum Eftenfim , Mutiti# 
Ducetti, jo. Dominicus Caffinus, iti 
Borioni enfi Mrcbigymnafio publicus M- 
Jìronomi# TrofeJJor de Cometa armi 
16^1. & i6f$. Mutin#, apud Bar- 
tholomceum SoLianum , 16^2. in fol. 
( ) 11 (ito elevato di quella Come¬ 
ta fopra la region lunare diede occa- 
lìone al Calli ni, ed iti Malvada di efa- 

TomoXXVlL E mina¬ 

ta ) Di quell’ Opera fan lodevole menzio- 
ne il P. Kircher. luncr Efiatic. l’Evelio 
Predrom. Cornei. Andrea Aiuoli Traft. 
de Cornei, il P,Mazzola Menar. il Mo. 
fcheni Tnttin. Cowei.il Montanari Trat¬ 
tato della Cometa 1064. e’1 P. Riccioli 
Ajlronom. Kefirm. 
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minare , e di (correre , come poteflc 
farfi la generazione delle Comete», , 
non dalle fole efalazioni della Terra , 
ma dalle Stelle , compofte come la 
Terra di parti folide e fluide, e aven¬ 
do aneli’effe le proprie evaporazioni, 
eia propria aria all’intorno. Ncqui 
fermoflì la diligenza di lui. Fece no¬ 
velle offervazioni (opra il movimen¬ 
to apparentemente difuguale di effa 
Cometa > trovò il principio della ve¬ 
ra fua egualità e quindi ne traffe il 
metodo di far le effemeridi sì di ef- 
fa, come de’ Pianeti, formandone la 
teorica, *Ia quale la collocava fin fo- 
praSaturno, e dimoflrando , che T 
avvicinamento alla Terra la rendea 
vifibile, e l’allontanamento la toglie¬ 
va alla vifìa. 11 tutto e’diftefein un 
dotto Trattato col titolo , TheoricCL.* 

motus cometa anni e la indiriz¬ 
zò al famofo Ifmaello Bullialdo in_* 
Parigi , rifervandofi però ad altro 
tempo P opportunità di ftamparlo , 
Congetturò ancora da quanto aveva of- 
fervato, che tutte le Comete, che per 
1’ addietro erano fiate Tempre tenute 
per nuove Stelle, e affatto efenti dal. 
le leggi di tutte le altre , potevano 

effe- 
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eflere.e regolari ed antiche., come gli 

altri Pianeti. Ciò aveano veduto in_, 

qualche parte anche gli Aftronomi an¬ 
tichi -, ma il Cafiini conobbe, che ciò 

poteva riftabilirfi, e afTai meglio di 

quello che gli antichi avellerò fatto . 

Comunque ne fia, i primieri fittemi 
fono troppo riftretti, e troppo timi¬ 

di, e pare che il Vero medeiìmonon 

fia il prezzo, che di un’ardir ragio¬ 
nevole. 

E quefto (a) appunto fu quel fa- 
vio e fclice.ar.dire, che gli fece intra¬ 

prendere lo fcioglimento di un pro¬ 
blema molco utile a tutta PAttrono- 
mia, di già più volte inutilmente ten¬ 

tato da i più dotti Matematici, e fi¬ 
no giudicato imponìbile da i famofi 
Kepplcroe Bullialdo. Dati dueinter- 
vaili tra 1 luogo vero, e '1 luogo me¬ 

dio di un Pianeta , bifognava deter¬ 

minare geometricamente il fuo apo¬ 
geo, e la fua eccentricità . 11 Caffini 
giLinfe alla cognizione di efso , rica¬ 

vandone gran lode da ciafcheduno . 

1 ino problema cominciava ad ,a~ 
prirgli la firada ad una nuova e p;ù 

E % efat- 

(» ) nifi- dc.1 Acati. Royal.des Scienc. 
So. 
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cfatta Aftronomia -, ma ficcome per 
approfittarli della fua fìefsa inven¬ 
zione faceagli mefìieri di un maggior 
numero di ofservazioni , le quali egli 
non avea per anche avuto tempo di 
fare , mentre allora appena toccava 
il ventefimofefìo anno dell’ età fua 5 
quindi c, che ne fcrilfe in Francia al 
Gafscndi, e ricercollo di quelle che 
egli potefse aver fatte principalmen¬ 
te intorno a i Pianeti fuperiori . Le 
ottenne fenza difficoltà da una per- 
fona non meno zelantiffima nel pro¬ 
muovere le fcienze, che prontilfima 
a fecondare lo ftudio degli altri. 

Nel VI. Tomo dell’Opere del Gaf- 
fcndi ftampate in Lione dagli Anifso- 
ai neliójS. in foglio, allapag.$27. 
trovafi una lettera del Caffini icritta 
a quel grand’uomo in data di 21. Ot¬ 
tobre 16 j3. nella quale gli dà parte 
di avere Iciolto il problema, finoad 
allora giudicato imponìbile , ed è : 
Ex datis unius Tlanetx tiovis inter- 
%>allis mediis, & veri motus , inve¬ 
nire geomeiricc excentricitaten* Aquari- 
tis, & linearti abftdum : feu ut propo¬ 
rti Bullialdus, ex datis quatuor coan- 
gulis ad mbilicm glbpftf , deinceps 
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Ellipfim defcribere. Proponendogli poi 
il fuo difegno di fabbricare una nuo¬ 
va Agronomia, per la quale avea_- 
bifogno di efatte olTervazioni, da fc 
non per anche potute fire , così gli 
feri ve; Vojies ab oppofitionibus fupe- 
riorum Vlanetarum inciperc , & ter- 
nas unius Vianet ce tranfmittere , quee 
me a metbodo opportuniffime accederent, 
(t omnes ineadem ejfent excentrici par¬ 
te , [ed in notabili ad invicem diftan- 
tia . Gli comunica in fine della let¬ 

tera l’opinione di Crilloforo Sora¬ 

no, Canonico d’Ancona, intórno al¬ 

le Comete, quas exiflhnateffe exflel~ 
lis prceexiflentibus de novo ine enfi s , 
e gliene dimanda il fuo fentimento .174*, 

Rifpofe il Gaflendi a quella lettera 
in data di 17. Gennajo 16^4. con_» 

una che Ila regi fi rata nel medefimo 

Tomo a c. 327. e primieramente ac- 

:enna eder quella la prima lettera rice¬ 

vuta dal Cafiìni,epoi rifpondeal pri¬ 
mo quelito > niente dicendo dell’ al- 

■ro : Exfcribere ex meis Commentariolis 
iggredior quas depofeis obfervationes 
■riunì fuperiorum Vlanetarum circou» 
tempora oppofìtionis ipforum cum fole 
leraUas. Exigis prò fingulis ternas j 

£ 3 ego 
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ego vero quinas , fenàfve exbibeo , 
cc. : 

Continuando il Caffini nel difegno 

del fuo novello fiftema aftronomico , 

ben vide, che gravi difficoltà réfia- 
vangli a formontare . Bifognava in¬ 

cominciare dalla teorica del Sole, da 

cui pofTono prender regola i movi¬ 

menti degli altri Pianeti. Egli è cer¬ 

to, che il moto proprio del Sole pa¬ 
re più lento nella fiate, che nel ver¬ 

no, e che e(fo nella fiate è più dalla 

Terra lontano . Da quello maggiore 
allontanamento dee diminuire l’appa¬ 

rènza della fua velocità : ma in quefia 

velocità non v’ ha anche forfè una vera 

diminuzione? Tale era appunto il pa¬ 

rer del Kepplero, e del Bullialdo, ben¬ 

ché molciffimi Afironomi abbiano avu¬ 

ta , e ancor’ abbiano diverfa opinione . 
La teorica del Sole e degli altri Pian eti 
dipendeva ingrati parte da tal quifiio- 

rìe. Per deciderla , bifognava olferva¬ 

re, fe quando il Sole era piu lontano 
dalla Terjra, la diminuzione del fuo 

diametro , che allora dovea parere piu 
picciolo, corrifpondeva alla diminu¬ 

zione che richiedeva lo fcemamento 

della velocità del moto del Sole per 



Articolo IL 105. 

quella parte della fua orbita, in cui 
allora il Sole fi ritrovava . Il difficile 
Lava in far quelle offervazioni lenza 
pericolo d’ingannarli. Siccome non fi 
trattava che di due minuti in circa di 
più o di meno nella grandezza» del 
diametro apparente del Sole , e gli 
Strumenti erano troppo piccini per 
farlo con ficurezza,, così non fi pote¬ 
va fapere , fe fuor del vero qualche 
Aflronomo o per errore, o pure per¬ 
chè tornafle in acconcio alla fua ipo- 
tefi, o accrefciijto a vede , o fmipuit» 
il diametro appaiente del Soie. 

Fortunatamente prefentoffi un’occa- 
fione al Caffini di provvederli di un# 
finimento il piu graade che mai fof- 
fe flato, in tempo appunto che me¬ 
ditava quefla novella riforma dell’À- 
flronomia.Si dubitava, che fodero cord 
gravi difordini nel Calendario Grego¬ 
riano.in certi Periodi di tempo, 0 come 
altri dicono .Cicli. Già ne’tempi più lon¬ 
tani i difordini del Calendario Giu-p 
liano avevano rifvegliata l’attenzione 
degli Aflronomi del XVI. fecolo,i qua¬ 
li vollero avere per via di olfervazioni 
gli equinozj ei Solflizj, che il Calen¬ 
dario non metteva fe non dieci giorni 

» E 4 più 
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più tardi > c perciò Egnazio Dante , 
Domenicano, ProfefTòre di Agrono¬ 

mia in Bologna, tirò l’anno If7f. 
nella Chiefa di San Petronio una li¬ 

nea, chemoftrava il corfo annuodel 

Sole, e in particolare il Tuo arrivo a 

i Solftizj. Noni? ebbefcrupolodi far 
quefta operazione in una Chiefa , do¬ 

vendo ella fervire non ad ufo alcuno 
profano , ma ad olservazioni necef- 

farie per la celebrazione delle Fefìe. 
Quefta linea però era quali inutile per 

l’imperfezione del!’Opera, e per li 
difìètci confiderabili notaci dal P. Ric¬ 
cioli nel fuo lAlmagefìo > fra i quali 

notf\biliffimo era quello di declinare 

molti gradi dalla Meridiana . Nel 

1Ir ampliò la fabbrica della_» 

Chiefa. Da ciò prefe motivo il Cafo¬ 

ni di voler tirare in un’ altra parta 
della Chiefa una linea più lunga , più 

utile, e più accurata di quella del 

Dante . Ma dovendo ella efser per¬ 

fettamente diritta, e dovendo per ne- 
ceffità del fico palsare fra due colon¬ 
ne, fi giudicò da principio, che el¬ 

la non vi potefse pafsare , e che o 

1’ una o l’altra colonna la guaderebbe. 

Il Magiftrato deputato alla fabbrica 

deU 
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della Chiefa era in dubbio , fe avef- 
fe ad acconfentire ad un tentativo , 
che pareva non meno ardito, che in¬ 
certo. Il Caffini non mancò di ren¬ 
derlo perfuafocon un libro intitola¬ 
to , de novo Gnomone meridiano in D. 
Tetronii Tempio confìruendo > che ma- 
nofcrittofu prcfentatoda lui al Mar- 
chefe Innocenzio Facchinetti, allora 
Gonfalonier di Bologna, e Prefidente 
-perpetuo della fabbrica di San Petro¬ 
nio. In quello libro fi efibi va il Caffi¬ 
ni alla coftruzione della fua Meridia¬ 
na nel folftizio eftivo del iòf j. Ed 
ecco in qual modo avelie prefe le fuc 
mifure, e ben giufte. 

E formata in quello finimento la 
Meridiana d’ una lallra di ferro lun¬ 
ga 300. palmi Romani polla nel pa¬ 
vimento fra due ordini di pietre di 
marmo tagliate a mifura del meri¬ 
diano, e d’altre partizioni, che fer¬ 
vono agli ufi Afìronomicijdiflinteco’ 
loro numeri, e con le figure de’ Se¬ 
gni del Zodiaco quivi intagliate. Un 
nuovo foro o fpiraglio rotondo , o- 
rizzontale d'un pollice di diametro , 
aperto nel tetto in ladra di ottone , 
calzato perpendicolarmente 1000. pol- 

E f li- 
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lici incirca fopra il detto pavimen¬ 

to , fu cui fi (fende la Meridiana , 

riceve ogni giorno , e tramanda al 
Mezzodì lovra quella linea P imma¬ 

gine del Sole , che vi diventa di figu¬ 

ra ovale3cvi arriva ogni giorno a diver- 

fi lìti, a mifura che quello Pianeta fi 

avvicina, o fi fcolfa dal Zenit di Bo¬ 
logna ; e tal diftanza , o vicinanza 

del Sole vi fi icorge così precifa e di¬ 
pinta, quanto la penombra permet¬ 

terlo pofl'a . Nè ferve la linea fola- 

mente ad ofi'ervare la grandezza-, , 

altezza, e movimento del Sole, ma 

anche i movimenti della Luna, quan¬ 
do paffail meridiano di notte. 

Degli ufi di qnefco {frumento Pam¬ 

pe egli l’anno medefimo un foglio 

con la figura intagliata , che fu da lui 

dedicato alla Reina Criltina di Sve¬ 

zia in occafionc della ina venuta in Ita*, 

lia. Tutta quella grande operazione-» 

fu fatta con diligenze degne non folo 
ci un grande agronomo, ma di un 

meccanico peritilfimo. Il Padre Ric¬ 

cioli, buon giudice di tali materie , 

]’ ha detta più angelica che umana. El¬ 

la certamente, quando fu fatta , era 

il maggiore inlfrumento agronomico 
che 
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che fofl*e nel mondo. A vederne e certi¬ 

ficarne la riufcita , dice qui 1’Abate-# 

Giuftiniani (a), furono pubblicamen¬ 

te invitati non lolo gli altri Mattema- 

tici dello ftudiodi Bologna,cioè il Mon- 
talbani, il Mengoli, e’1 Ricci , ma 

ancora i Padri Riccioli e Grimaldi , 

da’quali tutti fu altamente lodata per 
la rarità dell’invenzione, e per l’uti¬ 

lità ed efattezza dell’opera. Ne fan¬ 

no anche onorevol menzione il detto 
P. Riccioli nella fua Geografìa , e nell’ 

^ftronomia riformata , nella Lettera 
al Cadmi contra Francefco Leverà, 

e nelle Viindicie del Calendario Gre¬ 

goriano *, il Leverà nel Vrodromo , e 

ne’ Dialoghi > Piero Petitonel Tratta¬ 

to della Variazione della Meridiana 
appredo il du-Hamel -, Antonfran- 

ccfco Pajen , Avvocato nel Parlamen¬ 

to di Parigi, negli Qpufcoli jlflrono- 
inici , ove riferifee eflerfi ad imita- 

zione di erta fatta un’altra Meridiana 

nella Sala del Parlamento di Ais ; il 
Conte Galeazzo Gualdo nell’ Elogio 
del Cardinal Lomellini > il Bleau nel 

Teatro delle città dello Stato Lede* 

fiartico > Gafpero Bombaci nella De- 

E 6 fcri- 
(a) fag. 361. 
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finzione di Bologna ; Antonio Mafini 

nella Bologna perlujlrata; il Marche- 

fe Malvalla nella prefazione delle fue 
Effemeridi',Cithntonìo Manzini nel¬ 

la Diottrica pratica > e così molti al¬ 

tri. Egli meritò inoltre, che per sì 

raro finimento gli folle battuto in__, 

bronzo un bel medaglione , il difegno 
del quale, intagliato in rame , inu, 

capo di quefto Elogio abbiam po¬ 
llo. 

Andava!! profeguendoil lavoro di 

quefto infigne finimento , allorché il 

Calimi con un Ino pubblico fcritto in¬ 
vitò tutti i Matematici all’ ©nerva¬ 
zione del Solftizio eftivo dell’ anno 

i6ff* Eghcon uno fiilepoetico,che 
la lecchezza delle matematiche non 

gli avea fatto dimenticare , diceva di 
averli ftabilito in un Tempio un no¬ 
vello Oracolo di Apollo o del Sole , 

a cui fi potea con ficurezza ricorrere 

per configliarfi in tutti i dubbj aftro- 

nomici* Una delle prime rifpofte_> , 
che gli diede il fuo Oracolo, fu fo. 

pra la mutazione accennata della ve¬ 

locita del Sole. Diede il modo di de. 
cidere il dubbio a favor del Keppfe- 

ro c del Bullialdo , aderendo , che 

• -. . quel 
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quel vario cangiaménto fuccedeva in 
parte realmente-, e Quegli che n’eb¬ 
bero la sentenza contra, vi fi acche¬ 
tarono . Trovata pertanto la teorica 
del Sole , e formate nuove tavole , i 
ne pubblicò i principj c le ofierva- 
zioni fondamentali in un libretto in 
foglio , con quello titolo: Spccimem 
obfervationum Bononienfium, quano- 
vifjìme in Divi Tetronii Tempio ad a- 
flronomicce nova conflruftionem baberi 
capere : videlicet obfervatio aquino- 
ffiii verni anni 16^6. ejjufdemque curri 
aliis cum propriis , cum aliorum ob- 
fervationibus , & cum novis tabulis 
Bononieufibus comparatio -, cui propofi- 
ta & addetta fune alia ad bu]us com- 
plementum pertinentes : ex quibus mul¬ 
ta incerta in Tbcorica folis deteguntur, 
quorum certificandorum ratio indica- 
tur , motufquefolis realis inaqualitas 
nunc primum immediati obfervatio- 
nibus detegitur, ejufque certa irregu- 
lar 'Tas manifeftatur. Bononi# i ex ty- 
pograpbia H.H. de Duciis, 16^6. iru 
fol. Di quelle oflervazioni, c de’fon¬ 
damenti delle Tavole quivi fpiegate 
fece buon ufo il P. Riccioli ncìVodflrQ- 
mmia riformata, riformando con e (Te 

h 
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la fua Teorica, e le fue Tavole del 
movimento del Sole , e più di quel¬ 
le riformate con l’ajuto delle olfer- 
vazioni del Caflìni , che delle pro¬ 
prie , o di quelle degli altri Afìro- 
nomi già prima fatte fidandoli , fic- 
come atte ita nelle Findicie del Calen¬ 
dario. Le inferì lo ftelfo con molte 
altre poi fatte col medelìmo fini¬ 
mento , parte nella fua Geografia 3 

parte nella fua ^Afironomia. ; eleme- 
defime furono pure nell’ Effemeridi 
del Malvafia commendate , e fepra 
alcune di efse fece un comcnto il 
Pajen Afìronomo francefe fopra- 
lodatQ. 

Le novelle olfcrvazioni da lui prò- 
pofie nei luddecto Opulcoio erano 
fiate pubblicate da lui come un fag¬ 
gio del luo dilegno , più tofto che 
come un Trattato compiuto. Confef- 
follo egli ftefi'o nelle Lettere al Mal- 
•vafia , che di là a qualche tempo 
furono imprefife; e Jo accenna il me- 
defimo Malvafia nella prefazione del¬ 
le fue Effemeridi, Avevano un difet¬ 
to, di cui il fuo Oracolo, cioè la 
iua meridiana non mancò di avver¬ 
tirlo. Confifieva quefio in non aver 
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f atte le neceflarie diligenze fopra le 
refrazioni , da lui non anche con pro¬ 
prio metodo ritrovate . Ticone era 
flato il primo ad ofTervare eletta¬ 
mente, che le refrazioni accrefcevano 
lealtezze apparenti dei Pianeti fopra 
•l’orizzonte -, ma fu iuo parere, che e(Te 
non dovefsero confiderai più in là del 
quarantèiimo quinto grado , dopo il 
quale aveano troppo poca forza per 
operare. Il Cailìni avea (inorafegui- 
ta P opinione di lui, fenza cercar di 
vantaggio; ma poftoii più fedamen¬ 
te a ricercare con efame geometrico la 
natura delle refrazioni, trovò , che 
quelle fi {fendevano fino al zenit . 
Siccome le novità, anche le più fal- 
damente provate , hanno il delfino 
di efler ioggette alle oppofizioni *, così 
non mancò chi alla nuova lcoperta 
del noffro Affronomo contraddice . 
Non fi dee far cafo di ciòchefcrif- 
fe un ficitore di Orofcopi contro 
queffo fiifema delle refra2Ìoni » op¬ 
ponendo , fra le altre cofe , all’Au¬ 
tore l’efler troppo giovane per cono- 
feerie . Il Padre Riccioli entrò da 
principio nel numero de’fùoiOppo- 
lìtori , morendogliene qualche dùb¬ 

bio 
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bio prima di piegarti al parere di 
lui’, ma il Caflìni ii fece forte con 
la fua Meridiana , e citò quel dotto 
Religiofo a vederne in San Petronio 
col proprio occhio refperimenco. 

iCói. quello fuo metodo delle refra¬ 
zioni fi valfe pofcia il Cafiini per far 
le fue feconde Tavole , *più efatte 
delle prime. Vi unì la parallafiidel 
Sole, che egli credeva, benché an¬ 
cora con qualche incertezza, nooef- 
fere che di io. fecondi : con che 
veniva a slontanare il Sole dalla Ter¬ 
ra molto più di quello , che fatto 
aveva la piu parte degli Alemanni 
fifto ad allora, e con più ficurezza 
di quella, con cui qualche altro Aftro- 
norno avea pure allontanato il Sole 
medefimo. Di effe fi valfe, per ritro¬ 
vare il metodo geometrico di de¬ 
terminare l’apogeo e V eccentricità 
de’pianeti con qualunque offervazio- 
ne fi voglia, fenza iupponer l’ipo- 
tefi del loro moto per una , o per 
altra linea curva. Conferì quelle fue 
Tavole al Malvalla , il quale fopra 
le fiefle calcolò /’Effemeridi dì an¬ 
ni, incominciando dal 1661. e lefe 
{lampare in Modana inficme con al- 

cu- 
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cune fuc lettere al Cafóni, e del Ca fi¬ 
lini a lui, col Tegnente titolo: Ts^o- 
viffima motuum Solis Ephemerides 
ex recentioribus Tabulis Cl. V'in io. 
Dominici Cafóni , in Bonon. Mrchi- 
gymnafìo Mibonomia Trofefforis , a 
Marchiane Malvafia fupputata , cum 
Epiflolis auUoris ad Cafónum , e]uf- 
demque Refponfìs. Mutine, extypo- 
graphia Mndrea Caffi ani , 166z. in 
folio. 

Dopo la imprefóone dell’ Effeme¬ 
ridi del Malvada , e delle Tavole 
del Cafóni, le più diligenti di quan¬ 
te mai fi fodero pubblicate , con le 
quali verificò poi le fue Tavole del¬ 
le refrazioni , che del 1672. con un 
confenfo mirabile furono anche com¬ 
provate dal Richer ali’ Ifola Cayen- 
na , dopo la fuddetta imprefóone, co¬ 
me dicemmo , molti perfonaggj d* 
intelligenza e dr credito cominciaro¬ 
no a confrontarle giornalmente 'con 
ciò che fi oflervava nella meridiana 
di San Petronio, c calcolata con effe 
' altezza vera del Sole , e trovata 

per mezzo delle refrazioni , e delle 
parallaffi l’altezza apparente , e traf- 
portatala nella linea, ofiejrvavano paf- 

h- 
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fare efattamente il Sole per la linea 
preparata. Il Montanari, profelfore 
allora di Mattematiche in Bologna ^ 
accenna nella lettera al Caffiniinfe- 
rita nella, fua Effemeride dell’ anno 
1666. che: quando fi era calcolato 
col mezzo delle fu dd ette Tavole ed 
Effemeridi fintante , incui.il Sole 
dqvea arrivare ad un punto determi¬ 
nato di elTa Meridiana , il Sole non 
mancava di effervi , fenzachè mai 
l’offervazione andalfe fallica. Fu al¬ 
tre volte convinto il Lansbergio di 
aver falfificate le fuc olfervazioni 
per accordarle con le fue Tavole .* 
tant9 gli Aftronomi fi fono Infingati 

« di un tale accordo ; e tanto gli uo¬ 
mini fi fon compiaciuti della pro¬ 
pria opinione , tuttocchè priva di 
fondamento. 

Era intenzione del Malvada , fic- 
come attefta egli fteifo nella prefa 
zione, di calcolar gli altri Pianeti 
fu le ipotefi del Calimi, magli con¬ 
venne tralafciarne il lavoro, sì per¬ 
chè impedito da altre occupazioni , 
sì perchè il Cafiìni era già.da molto 

657 tempo, e in altro diverfo affare im¬ 
piegato. Per intender meglio la cofa 
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ci conviene tornare indietro qual- 
ch’ anno . Le frequenti inondazio- 
zioni del Po, il iuo corfo incerto « 
irregolare, la di vi (ione de’ Puoi ri¬ 
mi ipeflb alterata e cangiata , i ri¬ 
medi inutilmente applicati , e che 
talvolta aveano accreiciuto il male 
in luogo di ripararlo , tutto quello 
era furo un’antica e feconda Largen¬ 
te di difpareri-e contralti fra gli Stati 
a quello fiume vicini , e principal¬ 
mente ira le città di Bologna e di 
Ferrara .-'Crebbero quelle differen¬ 
ze letto il Pontificato di A leu andrò 
Y1L 

Premeva grandemente a i Ferrare!! 
di poter confeguire la diverfione del 
fiume Reno dalle Valli Ferrateli di S. 
Martino nelle Bolognesi del Poggio,fe¬ 
condo il dileguo da loropropofto nel 
cominciamenco del Pontificato di eifo 
AletTandro V11. Ciò per 1* oppo- 
fto dava a’ Bologne!! non poca 
apprenfione a riguardo del grave 
danno , che tal divenìonc lor reche¬ 
rebbe ; laonde per ovviarla fpediro- 
no a Sua Santità per Ambaiciadore 
Straordinario il Marche le Giovan- 
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niccolò jTanari , Senatore , e vol¬ 
lero , che feco fotte il Cattìni in 
qualità di Matematico , giudican¬ 
dolo necefsario ,in] affare di tal na¬ 
tura . 

Stando in Roma, pubblicò alcuni 
Scritti concernenti al negozio di cui 
fi trattava ; e quelli, avendogli prc- 
fentati a N. S. e alla Congregazione 
a ciò deputata, furono impretta con 
quefto titolo: ^lla Santità di 7S[o- 
ftro Signore Vapa Mejfandronettimo 
per la /'aera Congregatane dell’ ^Ac¬ 
que il Reggimento di Bologna . In 
Roma , nella jiamperia Camerale i6$y. 
in foglio. In quelle Scritture trattò 
egli a fondo tutta la ftoria del Po , 
cavata da libri antichi e moderni , 
e da tutti i documenti , che fi po¬ 
tevano avere ; imperocché lo Audio 
profondo dell’ Afìronomia non gli 
avea impedita la cognizione delle al¬ 
tre feienze mattematiche. Moftròin 
ette 1 antico corfo di quel gran fiu- 
nae , e quello de’ fiumi inferiori, che 
in etto sboccano 5 le mutazioni fatte 
da quello e dagli altri in quelli ulti¬ 
mi fecolij i danni in particolare ca- 

gio- 
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gallati dalla diverfione del Reno , 
feguita per ordine di Clemente Vili, 
nel Bolognese, e nel Ferrarefe; il modo 
di unirlo al gran Po ; e gli effetti, che 
produrrebbe, feineffò s’introducete 
l’efempio dei fiume Panaro . Con 
la ragione frefa dalla proprietà del 
movimento dell’acque , dimoftrò an¬ 
che là proporzione dell’accrefcimen- 
to dell’ altezza e velocità de’ fiumi 
reali, là dove ricevono i tributar) i 
e di tal proporzione, come pure di 
altre cofc appartenenti a quelta ma¬ 
teria , e che provavano le fue pro- 
pofizioni, fece molte fperienze alla 
prefenza de i Cardinali della Con¬ 
gregazione dell’Acque, e di Monfi- 
gnor Carpegna , Segretario di eflfa 
Congregazione, e che fu poi Cardi¬ 
nale. Tutte quelle ragioni e fperien- 
zè fecero venire la facra Congrega¬ 
zione in fentenza , che fi efaminaf- 
fero fopra il luogo le cadute del Re¬ 
no nel Po grande per qualunque linea 
da’ Bologne!! propolla * e gli effètti 
del Panaro introdotto nel medefimo 
Po. Ne feguì pertanto una vifitage¬ 
nerale con la fopraintendenza del 
Cardinal Giberto Borromeo , allora 
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Legato di Romagna , e con 1’ alfi- 
ftenza de i miniftri di Ferrara , di 
Bologna, e della Romagna , e con 
quella in particolare del Cadmi in 
nome de’ Bologne!!. Durò lungo temr 
po l’efamina dell’ affare , quantun¬ 
que folkcitato da Sua Santità ad in- 
ftanza del Senatore -Achille Volta , 
Ambafciador di Bologna in Roma. Vi 
fiattraverfavano di continuoie ragioni 
eie operazioni promoffe dal .canto de’ 
Ferrarefi, e le convenzioni delle par¬ 
ti, per le quali il Caditii dovette anr 
dare più volte in nome pubblico a 
trattare co i Cardinali Legati di Fer¬ 
rara Imperiali, Franzoni , e Buon- 
vifi, e con quelli di Romagna Bor¬ 
romeo, Bandinelli , e Piccolomini : 
nelle quali congiunture egli ebbe cam¬ 
po di farli conolcere per uomo di ma¬ 
neggio e di fpirito,lìccome ne’fuoi itu- 
dj erali giàdimoftratoper uomo dot¬ 
to e profondo. Nell’efercizio di ta¬ 
le impiego gli occorfe di fare .molte 
fperienze e lpeculazioni fopra il cor¬ 
io e moto dell’acque, e aveva inani¬ 
mo di dar fuori ogni cofa in un libro 
col titolo di ldronomia ' nuova , che 
iarebbe flato di cornuti benefìcio. 

Ven- 
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Venne in quefio mentre l'anno l66J 
i 3. in cui dovendo feguire il paf- 
faggio dell’efercito Francefe in Ita¬ 
lia per li fucceffì di Roma tra i 
Francefi, c la milizia Corfa , Don 
Mario Chigi , fratellodi Papa Alef- 
iandro VII. e Generale di Santa Chie- 
fa , diede al Caflini , che ciò pun¬ 
to non fi afpettava , la fovraintenden- 
za delle fortificazioni di Forte Urba¬ 
no , acciocché perfezionaffe le vec¬ 
chie, e ne aggiugnefledi nuove efie- 
riormente : il che egli fece con tutta 
celerità, e buon modo, nonlafcian- 
do però in mezzo a tutte quelle e 
idografiche e militari occupazioni di 
dar qualche tempo alle cofe afirono- 
miche, dove la inclinazione e lo Audio 
più che altrove lo fofpigneva . 

Ufcito di quefio imbarazzo , fu 
coAretto ad entrare in un’ altro , 
al quale diedero occafione le differen¬ 
ze inforte tra Aleffandro VII. e’l 
Gran Duca di Tofcana per le acque 
delle 'Chiane. Anche in queAa occor¬ 
renza volle fervidi il Pontefice del 
Cafiini , e per mezzo del Marchefe 
Campeggi, Ambafciadore di Pòlogna 
in Roma , lo dimandò a quel Sena- 
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to , a cui pure ne fece feri vere dal 
Cardinal Rofpigliofi , che avea pel 
Cadmi particolare ftiraa ed effetto , 
e che poi giunto al Pontificato col 
nomedi Clemente IX. non lafciòdi 
dargliene tali contraffegni eargomen» 
ti , che ogni altro, che il C’affini , 
fi farebbe lafciato guadagnare da-» 
quelle fperanze , che fpeflb anche-» 
negli animi più compofti fogliono fa¬ 
re una gagliarda impreffione . Ma_» 
egli non fi fentiva punto difpodo a 
farfi uomo di L hiefa , e la medefima 
pietà , che lo rendeva degno di en¬ 
trarci , ne lo rimoffe. Concilile) in¬ 
tanto l’affare delle Chiane per via di 
capitolazione, al qual trattato inter¬ 
vennero Commiffarj dall’una parte 
e dall’altra, cioè da quella di Roma 
Aionfignor Carpegna, Auditor di Ro¬ 
ta, e da quella di Tofcana il Sena- 
tor Michelozzi, fece il Pontefice, 
che il Cardinal Rofpigliofi dichia- 
raffe con fue lettere al Reggimento 
di Bologna, quanto fua Santità fof- 
fe rimafa foddisfatta dell’ opera del 
Cadmi , con la riloluzione di voler 
continuare a valerli di lui per altre 
occorrenze fenza pregiudicio de’ fuoi 

in- 
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interefó in quella Univerfità. Fu co- 
ftretto dunque il Cafóni a fermarli in 
Roma appreffo FAmbafciadore Cam¬ 
peggi. 

Nel tempo di fua dimora in quel¬ 
la Corte non villette oziofo. L’Ec- 
cliffi Solare avvenuto nel 1664. gli 
diede occafione di pubblicare in Fer¬ 
rara le fue otfervazioni fopra quello 
fenomeno, le quali tanto più riul'ci- 
rono fingolari , quanto egli fi valfe 
di nuovo metodo per ritrovar le va¬ 
rie apparenze , che fa tal Ec- 
clifó nel medefimo tempo in tutta-, 
la terra: ma rifervò ad altro tempo 
la pubblicazione dell’intero fuome¬ 
todo nel Trattato, che elfo penfava 
d’intitolare, ì^ova Eclipfium Metho- 
dus. 

Gareggiavano allora in Roma per 
la perfezione dell’arte Diottrica due 
eccellentifómi artefici , Euftachio 
Diurni, eGiufeppe Campani. Tut¬ 
ti e due amici del Cafóni gli offeri¬ 
rono in ufo delle lue oflervazioni 
aftronomiche i loro grandifómi can¬ 
nocchiali > econ unodi queftifabbri¬ 
cato dal Campani venne a lui fat¬ 
to di Coprire nei Luglio dèli’anno 

Tomo XXVlh F mc- 

1664 

! 
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medefimo nella faccia di Giove alcu¬ 
ne macchie non più olfervate 3 le qua¬ 
li egli dì accertò elfer ombre de’ Sa¬ 
telliti di Giove , o fia delle Stelle 
Medicee , che in quel tempo s fe¬ 
condo i Tuoi calcoli , tra quel Pia¬ 
neta ed il Sole fi frapponevano. Fi¬ 
nirono di aflìcurarlo di queha verità 
altre nuove cofe che andò efaminan- 
do col medefimo cannocchiale, e con 
un* altro men grande donatogli dal 
Campani. Ma perchè la fama di ta¬ 
li olfervazioni fu ricevuta con qual¬ 
che fofpenfion d’animo da altri at- 
tentiflìmi oflervatori , egli per que¬ 
lla volta determinò di non dar fuori 
cos* alcuna fu quello propofito, con¬ 
tentandoli folo di fpargerne V Effe¬ 
meridi , e di farle vedere più volte 
agli amici, acciocché proponeflefo la 
difficoltà agli altri Allronomi, edef- 
fero campo di olfervare quelle appa- , 
renze, e quelle del Pianeta di Satur¬ 
no . Di tutto ciò fa menzione il Si¬ 
gnor di Moncony nella lettera infe¬ 
rita nella feconda Partede’fuoi Fiagg) 
a cart. |j 

Poteva Ilare contento il nollroCaf- f 
fini della fomma riputazione confe- 1 

,’.y, . gui. 
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guita per quelli fuoi felici difcopri- 
menti j ma come le cofe umane fo¬ 
no per lo più da qualche finiftro ac¬ 
cidente amareggiate e turbate j così 
la fua contentezza ricevè un gran col¬ 
po per la funefìa novella della mor¬ 
te del Marchefe Senator Malvalla , 
primo promotore , fe non de’ fuoi 
fludj, almeno de’ fuoi avanzamenti , 
Con grave dolore di lui e di tutti i 
dotti feguì quella il dì 15?. di Marzo 
del 1664. elfendo quel letterato Ca¬ 
valiere nel felTantefimoprimo anno 

dell’ età fua , in tempo che già anda- 
,va preparando le feconde Effemeridi 
in continuazione delle prime. 
s Ma ritornando al Catóni , fui fi¬ 
nir dell’ anno ,1664. fi fece vedere 

1 Una nuova Cometa, che fu oflfervar 
ta da lui nel Palazzo Chigi allaprer 

, fenza della Reina di Svezia, la cui 
gran mente fpaziava talvolta an- 

, che fra i Cieli de'Pianeti, etoglie- 
. va qualche notte al proprio ripofo 
, per darla alle agronomiche fpecula,- 
j zioni. O/Tervata che ebbe il Catóni 

attentamente la Cometa le due prime 
.'notti 18, e 15). Dicembre » e fatta 

, ipotefi della datazione c,d egualità 
F z del- ' 
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della ftefla, fi fidò talmente del fuo 
fiftema intorno alle Comete, che con 
tutta franchezza fi avanzò a predi¬ 
re, qual moto apparente ella avreb¬ 
be fatto di giorno in giorno, quanto 
quello avrebbe continuato , e quan¬ 
do finito . Difegnò alla Reina fui 
globo celefìe la fìrada , che quella 
fiella avrebbe tenuta j laquarta not¬ 
te, che fu a i 22.afficurò, che el¬ 
la per anche non era nella fua mag¬ 
gior vicinanza alla Terra; a i 13. 
alferi, che ci farebbe arrivata a i 29. 
e quantunque allora la fua velocità 
forte maggiore di quella della Luna, 
e parere dover lei fare il giro del 
Cielo in poco tempo, predille, che 
fi fermerebbe in Ariete , dal qual 
fegno ella non era più che due fegni 
difeofia ; e che dopo eflervi fiata fia¬ 
zionaria, il fuo collo diverrebbe re¬ 
trogrado . Quelle effemeridi e pre¬ 
dizioni di lui trovarono poca cre¬ 
denza appreflo moki, i quali erano 
di opinione, c la foftennero fino al- 
l’ultimo , che la Cometa avrebbe 
fatto altro corfo, o altro fine diver- 
fo da quello che e’prediceva s ma 
quando videro , che egli non fi era 

pun- 
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punto inganato,eche le vento a vea cor, 
rifpofto interamente alle oflervazioni 
di lui,fecero anch’efsi un moto retro- 
gadopari a quello della Cometa,ri¬ 
trattarono il proprio parere, editerò, 
niente elferci o di più chiaro, odi 
più facile, che quanto avea operato 
il Cafsini. 11 pattato ferri a prova¬ 
re la prima aflerzione : V avvenire 
fmentì la feconda. 

Nell’Aprile feguente comparve un* 
altra Cometa. Non tardò egli a dar¬ 
ne fuori un’efatto calcolo, che con. 
fermale quanto avea praticato intor¬ 
no alla precedente . Alcuni de’ fuoj 
Increduli vollero farfenc imitatori , 
na con poca fortuna, formarono an- 
:h’efsi il proprio fifteraa, e pretefe- 
o, che la nuova Cometa fote la ftef- 
a che l’altra \ ma l’ofservazione fe- 
e vedere, che s’ingannavano. Intan- 
d egli otto o dieci giorni dopo la 
rima apparizione di quella Cometa 
e pubblicò l’Effemeridi, ov'egli ne 
icea il calcolo con la ftefsa efattez- 
i e franchezza , con cui altri avreb- 
: potuto notare 1’ ordinario corfo 
i qualunque altro Pianeta. In que- 
a Tavola fegnò il corfo pafsato di 

F $ ef$a 
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efsa Cometa , e predifsc infieme y 
tuttoché ancora ne dnrafse l’appari¬ 
zione j il tempo che ella fi farebbe 
occultata ne’ raggj folari , e quello 
in cui egli allora fupponeva poterli 
la ftefsa di nuovo render risìbile . 
Stampò Umilmente l’anno medefimo 
in Roma un Trattato latino fovra 
la teoria di quelle due Comete , e 
l’intitolò : Theoria motus Cometa 
anni 1664. Tars prima, eaproferens, 
qua ex primis obfervationibus ad fu- 
turorum motnum pranotionem deduci 
potuere, cum nova invtftigationìs me 
thodo , tum in eodem * ti<m in Ca 
mete novijjìmo anni 166y. ad pra 
xim revocata , Pudore Jcr. Domi* 
nico Cafsino , Bononienfis jLrchìgy- 
mnafii ^4fironomo. Roma , ex typo 
grapbia Fabii de Falco, 166infoi 
Dedicò 1' Autore quello Trattato al 
la Reina di Svezia , per comanda¬ 
mento della quale egli avea prefo i 
feri ver lo . Quivi e’pretefe di dirno 
ftrarc, che pofsano rapprefentarfi i 
moti delle Comete con la medefimz 
regola* con cui fi rapprefenta. il mo 
to de’ Pianeti di perpetua apparizio¬ 
ne > e che fi pofsa ridurre tutta 1 
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ineguaglianza di efse all’eguaglianza^ 
e quindi ricava, che dalle pure of- 
fervazioni di efse chiaramente e fu- 
bito fi preveggono i loro torli fe- 
guenti. Quello Opufcolo è flato ri- 
flampato anche nelle Mìfcellanee mat- 
tematiche raccolte dal Padre Roberti 
a c. 345. II Montanari nellafua/er- 
tera feconda al celebre Magliabechi 
fopra la Cometa degli anni 1680. e 
1681. parlando dell’Opera del Caf- 
fini intorno alla Cometa del 1664. 
lafciò fcritto, che quello grand’ uo¬ 
mo fu il primo ad aprire al mondo 
la via diridurre a regole agronomi¬ 
che la vita di quefti infoliti e tem¬ 
poranei Tianeti , e additarne dopo 
qualche ofìervatione il reflante del 
loro cammino dentro a ipifure affai 
limitate. 

Aveva il Caffini avanzata, come 
dicemmo , nel fuddetto Opufcolo 
quella propofizione , che la feconda 
Cometa fi potrebbe di nuovo ren¬ 
der vifibile > ma dipoi avendo fatta 
più matura confiderazione fopra le 
proprie ofservazioni , e fopra altre 
venutegli di Francia, rivocò indub¬ 
bio il ritorno vifibile della medefi. 

F 4 ma 
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ma. Scrifse pertanto due lettere ita¬ 
liane al Sig. Abate Ottavio Falco¬ 
nieri, e le pubblicò l’anno ftefso . 
Nell’ una efaminava il confronto del¬ 
la prima.Cometa con la Teorica# nel- 
1’ altra confrontando le ofservazio- 
ni della nuova , correfse la pubblica¬ 
ta Teorica, ed efpofe con ingenuità 
degna d’ un fuo pari le ragioni, per 
le quali reftavagli poca fperanza d( 
riveder la feconda. 11 titolo di que¬ 
lle lettere fi c : Lettere ^iftronomi- 
che di Gio. Domenico Calfini al Sig. 
cibate Ottavio Falconieri Jopra il con¬ 
fronto d'alcune oj]ervaz,ioni delle Co¬ 
mete di queft' anno 166f. In Roma, 
appreffo Fabio di Falco, 166 c. in foglio. 
Quelle fue ofservazioni fono citate e 
lodate dal Sig. Auzout, nella Latte¬ 
rà , contra 1’ Evelioj da Piero Petit 
nel Trattato della Cometa > dall’Eve- 
lio nel Trodromo ; dal Mofcheni 
nella Mantijfa ; e dagli Autori delle 
Storia dell' Accademia Reale dell’an¬ 
no 1705. a car. 104. c del 170$. a 
c. pS. dove ne danno efattamente il 
riftretto. Gli diede per altro un nuo¬ 
vo motivo di poter credere , che 
le lìeise Comete potefsero renderli 

di 
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di nuovo vifibili, una Effemeride del 
movimento della prima Cometa , 
fatta dal Sig. Auzout, che la man¬ 
dò alla Reina di Svezia, dalla qua¬ 
le fu efsa Effemeride comunicata al 
Caffìni. Egli ben vide, che l’Auto¬ 
re fi era fervito di quella medefima 
ipotefi, che efso Caffìni avea si fe¬ 
licemente trovata e praticata , tut¬ 
toché l’Autore francefe avefse in- 
duflriofamente cercato di mafcherar- 
la e coprirla. Nelle lettere, cilene 
fcrifse alla Reina, e al Falconieri , 
moflrò piu di contentezza per vede¬ 
re, che fofse confermatala verità del 
fuo fiftema con quefta uniformità , 
che di rifentimentoper vedere, che 
un’ altro cercafse di entrare a parte 
di quella gloria che tutta era fua . 
Di tutto quello fi può vedere ciò che 
ne dice la Storia dell’ Accademia 
Reale dei a c. 72. del 1702. a 
c. 63. e del 1705. a c. 104. cfegg- 

Stava profeguendo il noftro Aftro- 
nomo la feconda Parte della fuddet- 
ta Teorica delle Comete , in cui fi 
trattava della feconda inegualità , c 
fi conferivano i movimenti delle an¬ 
tiche Comete: ai qual’effetto donò 

F i al 
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al Pontefice un codice della fua li¬ 
breria , tutto pieno d’ antiche ofser- 
vazioni; ma ne fu diftolto dall' ope¬ 
ra per cagione del nuovo viaggio , 
che a lui convenne di fare d’ ordi¬ 
ne Pontificio in Tofcana , per trat¬ 
tar’ egli folo co’ Miniftri di quell’ 
Altezza fopra V affare delle Chiane 
non ancora pienamente definito • 
Ebbe nel medelìmo tempo da Sua 
Santità la fopraintendenza dell’ ac¬ 
que dello Stato Ecclefiaftico. Ma da¬ 
to il tempo neceisario a quelle fue 
gravi incombenze, il tempo che li¬ 
bero gli rimaneva > era impiegato 
da lui nel fuo amatiflìmo fìudio delle 
cofe celefti. Nel tempo,che fi trovava 
a Cittadella Pieve in Tofcana * ven¬ 
ne in conol’cenza,che a j 5?.di Luglio 
di quell’anno doveanfi vedere nella 
fàccia di Giove l’ombre della terza 
Medicea maggiore dell’ altre . Ne 
icrifse fubito agli amici in Roma , 
acciocché ne potefsero dimoftrar l’e¬ 
videnza agl’ increduli. Quell;’ ombre 
chiaramente ravvifate di lui fui 
difeo di quel Pianeta, portatevi da* 
fiioi Satelliti , quando paisano tra 
Giove e’1 Sole , era nccefsario , clic 

' i fi 
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iì conofceflc efler’elleno diverfe dal¬ 
le macchie dello Beffo Pianeta , al¬ 
cune fifle , altre pafsaggere, e altre 
folamcnte fifse per qualche tempo > 
il che egli dimoftròcon sì buona riu- 
fcita, che col mezzo di una macchia 
fìlfa incontraftabile, che alcuni chia¬ 
marono femiomhra , gli venne fatto 
di fcoprire, che Giove gira ioprail 
fuoaffein 9. ore e f 6. minuti . Gli 
fu contrattata la diftinzionedell’o?»- 
bre c delle macchie , tuttoché fofse 
dimoftrata geometricamente da lui, 
e tuttoché predicefse il tempo dell’ 
ingrefso e dell’ ufcita dell’ ombre fo- 
vra il difco apparente di Giove , e 
quello in cui la macchia fifsa dovea 
tornare vifibile per rivoluzione dei 
globo . Bifogna confefsare , riflette 
qui (a) l’Autore della fua Vita po- 
tta nella Storia dell* Accademia , che 
la fomma lottigLiezza di tali ricer¬ 
che, e T ufodilicatifsimo, e fino ad 
allora non più praticato , che a lui 
era convenuto fare delPAftronomia , 
e infieme dell’ Ottica , meritavano 
di trovar qualche contradizione ap- 
prefso que’dotti, che più degli altri 

F ù dii- 
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durano fatica ad efsere illuminati e 
inftruiti. Il non voler credere fa ono¬ 
re alle rare fcoperte- 

Quelle del noftro Caffini erano 
tanto più rilevanti , poiché fra tutti 
i Pianeti egli fi è quello di Giove, 
che nelle controverfie de’ moderni è 
di maggior coofeguenza . Da efso 
prendono gli Aftronomi forte argo¬ 
mento intorno al proprio afse della 
Terrajattefochè, dicon’eftf, fepare 
maraviglia ,che un corpo iposi gran¬ 
de qual’è la Terra , fi gir^fopra fe 
fiefsa , farà altresì più mirabile , che 
Giove , il cui corpo è migliaia di 
volte maggior della Terra , fi giri 
quafi due volte c-fnezzo più pretto 
della medefima'. Se pare frano , che 
la Luna fola abbia la Terra per cen¬ 
tro del fuo moto, quattro Lune, o 
Satelliti hanno Giove per centro al¬ 
tresì del lor moto . Ma ritornando 
al propofito , toftochè il Caffini fe¬ 
ce la fua fcoperta, fcrifse anche fo- 
pra la verificazione di tali ombre * 
e dei caratteri, che difìinguono quel¬ 
le dall’ altre macchie , e aggiun¬ 
ge a IP altre ofifervazioni T Effe¬ 
meridi delia loro comparfa per due 

, meli i 
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meli j e ’l tutto fu Rampato con que¬ 
llo titolo : Lettera MJìronomica di 
Giovan Domenico Caffmi alSig.Mb. 
Ottavio Falconieri /opra le Ombre de' 
Tianeti Medicei in Giove. In Romtu, 
apprejfo Fabio di Falco , 166^. Ve- 
fi ratto fe ne può vedere nel Gior¬ 
nale de’ Dotti di Parigi dell’anno 1666é 
acar. 1574. efegg. dell’edizione di Ol- 
landa. 

Tra gli altri Matematici italiani 
e oltramontani , che da quelle effe¬ 
meridi del Caffini furono eccitati a. 
far le loro offervazioni fopra le om* 
bre e macchie di Giove , non fu de¬ 
gli ultimi il Padre Egidio-Franccfco 
Gottignez, della Compagnia di Ge¬ 
sù , e Profeffore di Mattematica nel 
Collegio Romano. Offervò egli in«* 
quel Pianeta altre macchie fuori dell’ 
interpofizioni , che non poteano ef- 
fer ombre , e con fua lettera fcritta 
al Cadmi gliene propofe la difficol¬ 
tà . Rifpofe quelli con dichiarargli il 
metodo , con cui egli fi accertava dell’ 
ombre, limile a quello, chefiprati- 
ca negli Ecclifli , benché di fua na¬ 
tura più difficile, più fiottile, e più 
laboriofo , La propofta e la rifpoiìa 

por- 
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portano nella ftampa quefto fronti- 
fpicio.* ^iftronomicce epiflola duce, al¬ 
tera admodum R, V. ALgidìì Franel¬ 
ici Gottignez y Societatis Jefu , ìru 
Rom. Colleg. Math.TrofeJJbris, ad Ter- 
illuflrem & ExcellentiJJDomimnu 
Joannem Dominictim Caflìnum , Bo- 
nonienf. tArchigymn. ^ftronomurru *, 
altera ejufd. Dom. Caftìni refponfivcu 
ad V. Gottignez prceditium , in qui- 
bus continentur nonnulla difficultates 
circa Eclypfes in Jove a Mediceis Via- 
netis tjfeftas cum earum folutionibus. 
Bononice , typis H.H. Evangelica de 
Duciisy 166 f. 

Tornarono altri impedimenti a le¬ 
varlo alle fue geniali occupazioni . 
Fti coftretto per comandamento di 
Sua Santità a far piu viaggi in Sabi¬ 
na , dove il Tevere minacciava al 
Ponce Feliceirreparabil rovina. Pre¬ 
venne il Caffini quefto difordine con 
lina poco dilpendiofa , e quel che è 
piu, ficura operazione . Ebbe anche 
la commiftìone di rivedere la Fortez¬ 
za di Perugia > ne quefte diffrazioni 
involontarie gli riuicivano diiguftofei 
mentre egli medefimo fe ne addolca¬ 
va di volontarie, e tutto quefto fa- 

cea 
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cea di buon grado per 1* amore che 
alle feienze e buone arti e’ portava. 
Allorché trattava dell’affare delle-. 
Chiane col famofo Vincenzio Vivia- 
ni, fece fopra gl’infetti molte tìfiche 
otìervazioni, le quali da Ovvidio Mon- 
talbani, a cui l’Autore di efleleavea 
indirizzate, furono date alle fìampe 
fra 1’Opere di Ufriffe Aldrovandi . 
Le fperienze della transfutìone del 
fangue , fatte in Francia e in Inghil¬ 
terra , che fono oggetto della Medi¬ 
cina , e dell Anatomia , effendofi rcn# 
duce affai celebri , fu frpinto anche il 
Caflini dalla curiofità a farle in Bo¬ 
logna : tanto la fua paflione di fraper 
tutto, di tutto pure invogliava!! . 
Quindi e, che ne’fruoi molti viaggj 
da Bologna a Roma , ne’ quali pall¬ 
iava per Firenze , il Gran Duca e’i 
Principe Leopoldo faceano radunare 
alla prefrenza di lui la loro Accade¬ 
mia del Cimento , effendo perfruatì , 
che ella ogni volta ne avrebbe per 
lui ricevuto non meno vantaggio , 
che luftro. 

Se 1 anno fuddetto 166 fu fàmo- 
fro per li molti fenomeni celefìi, fu 
altresì infigne per le rare frcopcrte , 

e per 
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e per le ciotte fcritture del noftro A- 
flronomo . Pare quali incredibile-/ , 
che nel giro di un Polo anno egli ab¬ 
bia e tanto fcritto, e tanto operato. 
Ripigliando (a) egli adunque l’efa- 
me del Pianeta di Giove, ravvisò in 
effo altre diverfe macchie , ofcure e 
lucide, le quali fi movevano, non-* 
già egualmente, fecondo le relazioni 
di Roma , ma con quella apparente 
difuguaglianza , che inferiva appun¬ 
to il movimento di effe intorno al 
proprio affé nellofpazio di dieci ore, 
o più efattamente di ore <?. m. 
Ritornando pertanto addietro col cal¬ 
colo , ritrovò una di quelle effer ve- 
rifimilmente fiata quella , che erafi 
offervata infieme con l’ombra, chia¬ 
mata da altri femiombra: e vide, che 
quella non avea, come fi era detto > 
il movimento eguale a quella, ma-» 
affai difuguale: onde formatane Tipo- 
teli con tal lottigliezza , che vanta¬ 
va nel tempo di un periodo la cer¬ 
tezza di un minuto , ne mandò at¬ 
torno il calcolo e ’l confronto fatto , 
e del nuovo ritrovamento, e di tut¬ 
ta la teorica di queflo Periodo ne»/ 

fcriffe 
£ a ) Ginfiin. I. c.p.ifyi 
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fcriflfe tre lunghe lettere all’Abate-* 
Falconieri, intitolate: Lettere^iflro- 
nomiche di Gio.Dom.Callìni al Sig.^ib. 
Ottavio Falconieri /opra la varietà del¬ 
le macchie ojfervate in Giove , e loro 
diurne rivoltami > alle quali aggiun- 
fe le tavole aftronomiche, per mez¬ 
zo delle quali fi polfono ritrovare in 
più modi anche ne’ tempi avvenire», 
le macchie una volta in Giove of- 
fervate , finché quelle non ifvanifca- 
no> e diede lor quello titolo.* Tabu¬ 
la quotidiana revolutionis macularum 
Jovis , nuperrime adinventa a Jo. 
Dom. Caffino, Bonon. *Arcbigymn. *A- 
ftronomo. Roma, ex typograpkia Fa- 
bii de Falco, i66f. Di quelle Tavo¬ 
le fa onore voi tellimonianza Alfonfo 
Borclli nella Teorica delle Jìelle me¬ 
dicee . Matteo Campani (lampo al¬ 
tresì fovra cfle una dotta lettera al 
Calfini, e un’altra ne (lampo in Ro¬ 
ma in 8. Eufiachio Divini diretta-, 
al Conte Carlantonio Manzini , Bo- 
lognefc , Dottor Collegato di Filo- i<s6$. 
fofia .* alla qual lettera ne aggiunte», 
un’altra dei Padre Gottignez, che». 
(lava fermo in contraliare l’apparen¬ 
za deli’ombre, e pretendeva d’efle- 
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re flato il primo ad offervare le mac¬ 
chie , foftenendo in oltre, che il Caf¬ 
oni in luogo di (lare per quella fen- 
tenza, la combatteva y che quelli af- 
feriva non eflfer altro le dette mact 
chie , fe non l’ombra dei Satelliti di 
Giove ; che le olfervazioni fatte fo- 
pra il movimento di elfi Sarellitinon 
fi fon Tempre ritrovate conformi al¬ 
le ipotefi e alle Tavole Caffiniane-* ; 
che il Caffini aggiuftava le fue of- 
fervazioni alla fua ipotefi > e non-* 
vedeva nel Cielo fe non ciò che era 
favorevole al fuo fillema > e final¬ 
mente , che nelfuna delle macchia 
olfervate in Giove a i 9. 14. e 19, 
di Luglio, era fiata cagionata da al¬ 
tro , che dall’ ombra de’ fuoi Satelliti. 
Tutte quelle cofe obbligarono il Caf¬ 
fini a dare una forte rifpofta al P. 
Gottignez , e a rifiampare le lettere > 
che erano corfe fra loro fopra tale-* 
argomento, accrefciute di nuove an¬ 
notazioni, fottoil titolo, Dijfertatia 
Apologetica de umbns Mediceorunu 

fyderum in Jove, ec. 
Convennegli poi ripigliar la pen¬ 

na , e rilpondere a certi dubbj, che 
gli furono molli intorno alle refra- 

zio- 
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zioni .*■ Defolanbui hypothefibus & re- 
fraffiionibus EpifìoU tres* La prima-, 
di quelle è latina ,fcritta al Monta¬ 
nari ; P altre due italiane , l’una a 
Carlo Rinaldini , allora pubblico 
Profeflòre di Filofofia. in Padova , iti 
data di 7. Agollo e la terza ad A. 
P. nella quale efamina i fondamenti 
delle refrazioni e delle parallaffi, cf- 
pofti nel libro dal Dottor Mengoli * 
Quelle tre lettere fi leggono anche-, 
nelle Mifcell. Mattem. del Roberti a 
c. 183. 3 i f. e 313. 

In fine dell’anno 166f. avea il 
P< Riccioli divulgata per via delle-. 
Pampe di Bologna la fua *Aflronomia 
Reformata • Con quell’ Opera rifve- 
gliò anche quell’ altro dotta Gefui- 
ta una novella letteraria difputa coi 
noftro Caffini : concioffiache avendo 
il detto Religiofo ponderate di nuo¬ 
vo le refrazioni > parvegti fpedientc 
il proporre alcuni dubbj foprail me¬ 
todo e le effemeridi del Caffini, pub¬ 
blicate dal giàSenator Malvalla. Al, 
le oppofizioni del Riccioli riipofe il 
Caffini prontamente con una lunga-, 
apologia epillolare diretta al Monta¬ 
nari , il quale profeguiva l’inftituto 

m-' 
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prefo da eflo Malvada di far 1’Effe* 
meridi fecondo le Tavole del Cafo¬ 
ni, incominciando dal 1666. in cui il 
Malvada avea le fue terminate . La 
rifpofta ha quefta inflizione : D€l» 
Solis hypotbeftbus , & de refraftionibus 
fydcrum ad dubia admodum R. T. Jo. 
Baptift£ Riccioli. Soc. Jefu. Borionix , 
ex typograpbia Ferroniana , 1666.1 
Tuoi fondamenti ebbero l'approvazio¬ 
ne del P. Francefco Efchinardi, Ge- 
fuita, e la Tavola delle refrazioni fu 
iodata e feguita dal Petit nel fuo 
tato della Cometa , ove per fua con- 
fefdone ella gli fu di grande ajuto, e di 
fommo ufo. 

V avvicinamento del Pianeta di 
Marte alla Terra (a) diede motivo 
all’ infaticabile noftro Oifcrvatore di 
far novelle fpeculazioni. Sin nel prin¬ 
cipio di quell’anno 1666. egli aveva 
oflervato in Bologna con un buon_» 
cannocchiale del Campani, che Mar¬ 
te fa il giro intorno al fuo alfe, e che 
avea molte e diverfe macchie nelle-, 
fue due facce o emisfer) , apparenti 
in qnefta fua rivoluzione. A i 7. di 

Feb¬ 

ea} Journ. dts Scav. 1666. p- 497* •dit. 
Arhfltl. 
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Fcbbrajo vi fcoperfe due macchie^ 
ofeure nella prima faccia . A i 24. 
ravvisò nella feconda faccia due altre 
macchie fomiglianti a quelle della-» 
prima, ma più grandi . Profeguen- 
do poi le oflfervazioni, vide le mac¬ 
chie di quelle due facce piegare a po¬ 
co a poco da Oriente in Occidente, 
c ritornare alla fine allo fletto fito , 
in cui di prima le aveva vedute. Lo 
fletto fu oflervato dal Campani an¬ 
che in Roma . In quello mentre-* 
avendo intefo , che alcuni Aftrono- 
mi di Roma 3 a’quali egli aveva-» 
comunicate quefte apparenze , vole¬ 
vano prevenirlo con pubblicarne lo 
feoprimento, fu in neceffitàdi ftam- 
pare trefoglj delle fatte da lui,ne* quali 
difefe molto bene le fue ragioni , c 
provò, che le cofc da i Romani of- 
fervate erano polleriori alle fue , e 
non molto accurate . Quella Apolo¬ 
gia è intitolata: Difceptatio apologeti¬ 
ca de Macuiis Jovìs & Martis j e 
ufcì dalle Pampe di Bologna . Fifsò 
quivi la rivoluzione di Marte in 24. 
ore e 40. minuti j e quelle otterva- 
zioni illulfrano mirabilmente quelle 
del Copernicoi ed elleno, non me- 
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no che quelle degli altri furono con- 
fiderate da Salvator Serra in una let¬ 
tera a Giovanni Lucio, infigne lette¬ 
rato e iftorico Dalmatino. Noti mol¬ 
to dopo il Caffini pubblicò un’ altra 
dotta fcrittura intorno allo fteflo Pia¬ 
neta, e quivi ftabilì con nuove ragio¬ 
ni > che Marte fa il filo giro nell ad¬ 
detto fpazio di *4. ore e 40. minila 
ti, o che fi dee credere, che coloro, 
i quali Jorifìringono a 15. ore, non 
abbiano ben ravvifate le differenze-# 
nella fuperficie di Marte , ma che-» 
avendo in effo fidamente offervat.0 
una parte di effa fuperficie, abbiano 
indi prefa per l’oppofta la fteffa_, * 
Avverte di piu, che nel definite che 
egli fa il tempo di quella rivoluzio¬ 
ne , non intende di parlar di altra-# 
fe non di quella , che fu offervata-* 
da lui nel tempo che Marte era op-r 
pollo al Sole , la quale è la minore 
di tutte,promettendo in fine di dar¬ 
ne T intero calcolo in Tavole par¬ 
ticolari . Le fuddette Offervazioni 
portano il titolo , che fiegue : Mar- 
tis circa axem proprùm revolubilis 1 
Obfervationes, Bonomia habita 5 e la_. 
llampa ne fu fatta in Roma . 

Sue- 
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Succedette l’anno 1667. In eflò >667 

un' altro Pianeta tenne occupata i’ at¬ 
tenzione del chiariffimo Profeffore . 
Era quello il Pianeta di Vepere, nel 
cui difeo avendo egli feoperte alcune 
macchie, fu di parere, che la rivo¬ 
luzione di elfo Pianeta potere andar 
quali di pari grado con quella di Mar¬ 
te. Ma ficcome Venere, il cui orbe 
c tra ’l Sole e la Terra, o al di là del 
Sole rifpctto alla Terra,è fottopofla 
a mutazioni di apparenze limili a 
quelle, alle quali c foggetta la Lu¬ 
na, e perciò le rivoluzioni delle fue 
macchie fono molto difficili ad elfer 
ricònofciute con ficurezza ; egli non 
volle determinar fopra ciò cofa alcu¬ 
na , e la fua cautela in materia di 
feoprimenti incerti fervi a conferma¬ 
re la certezza degli altri- Ne fcrilfc 
però un* dotta, lettera al Petit in_» 
Francia fopra Ja fcoperta fatta da lui 
lei movimento del Pianeta di Vene¬ 
re, intorno al fuo alfe, in data del di 
iS. Giugno 1667. e un bell’ eftratto 
e ne legge nel Giornale di Parigi di 
letto anno a car. 257. e fegg. dell’ 
dizione di Ollanda. 

Nel 1668. pubblicò il Caflìni le >668 
fue 
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jfue Effemeridi delle Stelle Medicee: 
argomento, come egli dimoftra fui 
bel principio, utililfìmoperl’Aftro- 
nomia, per la Geografia , e per la-. 
Nautica . Il titolo dell’Opera c que¬ 
llo : Epbemerides Bononienfes Medi- 
ceorum fyderum ex bypothefibus & ex 
tabulis Jo. Dominici Caffini , almi 
Bonon. Mrcbigymnafii Mflronomi, ad 
obfervationum opportunitates pr amori- 
ftrandas dedutfa. Md Eminentiff.Trin- 
cipem Jacobum S. li. E. Cardinalem 
Rofpigkofum. Borionia , typis sEmilii 
Maria ManoleJJìì , 1668. fol. Dopo 
il chiariffimo Galilei, primo inven¬ 
tore e denominatore delle Stelle Me¬ 
dicee , i celebri aftronomi Simone 
Mario, Giambatifta Odierna , e Vin¬ 
cenzio Rinieri, il quale però avanti 
la fua morte non potè dar J’ulti¬ 
ma-mano all’Opera fua , aveano 
inutilmente tentato di calcolare i 
movimenti delle Stelle* Medicee , e 
gli Eccliffi che cagionano in Giove 
col nafcondergli il Sole, o a i qua¬ 
li effe fono foggette, cadendo nella-, 
iua ombra. Non avean faputo cono- 
feere i fuddetti Aftronomi, qual fof- 
fe la vera pofizione dell 'orbite 3 nel¬ 

le 
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le quali fi fanno i movimenti di que¬ 
lli Satelliti intorno a Giove. Sembra 
{a ) in fatti, che di temerità biafi- 
pievole pecchi 1’ umano ingegno , 
che ardiica ad afpirare una tal co¬ 
gnizione . Tutti i Pianeti fi muo¬ 
vono in orbite differenti, chepafsa- 
no pel centro del Sole: quella della 
Terra è l’Eclittica : quella di Gio¬ 
ve è un’altra inclinata all’Eclittica-, 
di un certo numero di gradi, e che 
la taglia in due punti oppofti > e que- 
ftar inclinazione dell’orbita di Giove 
all’ Eclittica , e le loro interfeca- 
zioni comuni, benché ricercate dagli 
Aftronomi in ogni tempo , e con_# 
lunga ferie di otfervazioni, fono co¬ 
sì diffìcili ad efser determinate , che 
diverfi Aftronomi ne vanno molto 
difeordi nell’ opinione, e talvolta-, 
un medefimo Aftronomo non fa ac¬ 
cordarli con fe medefimo. La ragio¬ 
ne di quefto fi è , che qoelti piani 
non tono reali > ma gli aftronomi 
folamence s’immaginano, che vi iia 
un piano, il quale palli per tutti i 
punti ,ne’quali n può ritrovare il cen¬ 
tro d’ un Pianeta nel tempo che là 

Tomoxxni. G un 
( a ) Htji.de l’Acad.p.y6. 
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uh intero giro attorno al Sole , fe 
c Primario } o attorno al fuo Pri¬ 
mario, fe egli c Secondario. Quin¬ 
di è, che fono invifibili, ncpofsono 
eflTer veduti che dalla mente,nè diftinti 
che da un lungo e ben ponderato ragio¬ 
namento. Che dovrà dunque dirli de* 
piani molto più difficili da immagi¬ 
narli, ne’quali lì muovono i Satelliti 
di Giove ì Per far ciò convenne ri¬ 
trovar quali angoli facciano le loro 
orbite, sì con l’orbita di Giove, e 
tra di fe , sì con la Eclittica *, e 
quale ancora lia la grandezza di que¬ 
lli angoli, fatti i calcoli o rifpettoal 

■Sole, o rifpetto alla Terra . Tutto 
quello li è fatto nelle Effemeridi Caf- 
lìniane , dove l’Autore ce ne diede 
M* elementi, cioè a dire , de¬ 
terminazioni fondamentali * 

Toftochc andarono quelle Tavole 
per le mani de’dotti, eglino li die¬ 
dero ad efaminare attentamente le-» 
Stelle Medicee, e i loro movimenti 
ed Eccliffì . Tra quelli in partico¬ 
lare il Picard, uno de’6. o 7. pri¬ 
mi Accademici dell’Accademia Rea¬ 
le, allora nafcente , ofservò, che-» 
da efse lì confeguiva anche un mi¬ 

glior 
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glior effetto di quello che ne avea 
promefso l’Autore, da cui andavanfi 
continuando le ofservazioni, permet¬ 
tere in maggior lume quello quanto 
difficile, tanto anche profittevole dif- 
cop rimento. 

In quell’anno meddìmo fi fecero 
tre nuove apparizioni celefli . La-, 
prima fu la ifella della Balena^ , 
più voice comparla e fparita . Elia 
li era lafciata vedere l’anno ante¬ 
cedente , e dopo elferfi occultata-, 
per $. meli , il C'affini la vide di 
nuovo manifeftarfi la notte de i 5. di 
Gennajo, e la offervò fino aito, di 
Marzo, incili ella divenne invifibile. 
Appena quella dilparve , che egli 
difcopri un’altra novella Stella del¬ 
la quarta grandezza, tra la coftella- 
zione deli’Eridanoe quella della Le¬ 
pre, nel primo grado di Gemini, e 
in 3 7* gradi di altezza meridionale. 
Neiiuno ancora avea parlato di que¬ 
lla Stella , o perche non dilcoper- 
ta, o perchè non curata . La notte 
Beffa de i io. di Marzo vide pu¬ 
re il noftro oculato Allronomo un_. 
terzo novello fenomeno, molto più 
confiderabile de i due iopradetti. Il 

G i fito 
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fico di edo era fra la Stella ultima¬ 
mente fparita , e quella che era da 
prima comparfa. Quello nuovo fe¬ 
nomeno era una lunga ftrilcia lumi- 
nofa j che ufeita delle nuvole vici¬ 
ne dell’Orizzonte al luogo del ven¬ 
tre della Balena, e fendendoli lun¬ 
go rEridano andava a finire nella 
itella , che da Ticone vien detta-. 
pojì intervallum fequens ex quatuor. 
Era lunga almeno 30. gradi d’un-» 
gran cerchio , e larga un grado c 
•mezzo. Il fuocolore fomigliava a_. 
quel di una nuvola illuminata s il 
mezzo era più chiaro , e la punta 
era sì trafparente , che a traverfo 
di ella fi raffigurava una ftella— > 
che le fava dietro . Tra le altre-* 
cofe notò il Calimi, che quando el¬ 
la andava a toccare qualche fìella_. 
filia, non le ne fiaccava per l’inte¬ 
ro fpazio di un’ora , nel qual men¬ 
tre declinava più di <>.010. gradi ; 
legno chiariamo della fua grande-# 
altezza . Egli notò parimente , che 
373. anni incirca avanti la nafeita-. 
di Gesù Crifto , fi vide , al riferire 
di Arifiotile e di Seneca , un feno- 
jneno della lidia grandezza e figu¬ 

ra , 
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ra > che avevaio Hello moto, edere 
nel medelimo fico, e tra le medefi- 
me Stelle fide : talché vi ha argo¬ 
mento di credere, che quello feno¬ 
meno fia quello appunto, che dop# 
non eflcre dato olfervato per lo fpa- 
zio di circa 2040. anni , folte ftato 
poi in queft’anno 1668. nuovameri. 
te oflfervato. Tutte quefte , ed altre 
curiofe e favie odervazioni polfono 
vederli nel feguente Opufcolo ftam- 
pato in Bologna nel 1668. in ^..Ap¬ 
parizioni Celefli dell* anno 1668. of- 
fervate in Bologna da Gio. Domenico 
Caflini , tdftronomo dello Studio pub¬ 
blico . 

Fu quello il tempo, in cui il no- 
ftro (ingoiare Oflervatore fu tolto all* 
Italia , e dato alla trancia. Non ci 
volea che l’interceflione di un Mo¬ 
narca, acciocché un Pontefice fi ri- 
folvefle a privartene > ne ci volea che 
un fommo merito , perchè un fommo 
Re fìmoveffea dimandarlo. Con un* 
altro Articolo noi lo feguiremo in»* 
quel Regno, badandoci di avere in-* 
quello accennate le cote principali 
di quanto e’fece in Italia* * 
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ARTICO LO III. 

Raccol$a di var) Trattati del Sig. An. 
tonio V allisnirri,TubblicoTrri 
mario Trofeffore di Medicina Teo¬ 
rica,e Trefidente deli’ Vniverfità di 
Vadova , accresciuti con ^Annota- 
trioni, e Giunte, e con figure in ra¬ 
me. In Veneria appreso Gio. Cab- 
briello Ertz,, 1715. i/24. pagg.148. 
lenza l’indice delle materie , e di- 
ciaflette tavole in rame. 

IH Sfendo in var) luoghi i’parfi> c 
jC ftampati divertì Trattati del Sig. 
Vallifnierij molti de’quali hanno av¬ 
uto la mala forte d’ufcire così Ura¬ 
ni mente fcorretti, e difguifati , che 
non pajono mai parti della fua pen¬ 
na j perciò il nofìro accuratiflìmo 
Ertz , a cui tanto cale la gloria de’ 
noftri Italiani Scrittori , e delle Ve¬ 
nete ftampe, ha deliber ato di an¬ 
dargli raccogliendo , e riftampando 
coll’aflìflcnza di dotti amici/del no- 
ftro Autore , e col fuo ac co nfenti- 
mento /-fapendo in quanto p regio fie¬ 
no apprefso i Letterati di buon fapore » 
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c quanto di qua , e di là da’ monti 
defiderati, e applauditi . Sappiamo 
pure , che fi riflamperanno anche i 
fuoi Dialoghi, accrefciuti con Anno¬ 
tazioni , e colla giunta di tutte le fi¬ 
gure in rame degl’ infetti in quelli 
nominati, e fi caveranno ancora dal¬ 
la Galleria di Minerva tutti i fuoi più 
fcelti componimenti, per ridurgli al¬ 
la loro nativa caftigatezza , levando 
tanti, ed infoffribili errori, per ne¬ 
gligenza de’correttori incorfi, dichia- 
randofi intanto l’Autore , che non_» 
ammeterà in avvenire per fuoi legit¬ 
timi , fe non quelli, che colfuocon- 
fenfo riftampati, e da lui, o da al- 
cun fuo amico riveduti faranno : ac¬ 
ciocché qualche malevolo, che non_» 
manca mai con penna invidiofa d’in- 
fidiare all’ onore degli inventori di 
cofe nuove, e de’più infigni , e in¬ 
genui fcrittori , non appropriale a 
lui quegli errori, che fono d’altri , 
e lo caricafie di colpe non lue. Ac¬ 
cenneremo intanto ciò , che in que¬ 
lla Raccolta fi trova , e non ferman¬ 
doci punto fopra ciò , di c/i altre-» 
fiate abbiamo fatto parola , daremo 

G 4 con- 
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contezza folo del non ancora ne’ no- 
ftri Giornali notaio. 

Il primo Trattato , che qui fi tro¬ 
va , è quello tanto utile , e confide¬ 
rai, delle move lue Offervazioni fi- 

f fiche , e mediche nella cofiituziont^ 
verminofa, ed epidemica feguita nelle 
cavalle, cavalli, e puledri delManto- 
vauOy e di quefto Sereniffìmo Dominio 
di Venezia , il quale già fu elpofto 
nel noftro Giornale ( a ). Solo ag- 
giugniamo * in conferma di quan¬ 
to ha fcritto il noftro Autore, una-* 
oftervazione fatta dal Sig. Lorenzo 
Heiftero ( b ) de’mcdefimi vermini , 
incriialidatijcom’ egli penfa, nel ven¬ 
tricolo, e nel duodeno d’un cavallo 
eftremamente magro, e deboliflìmo, 
da’ quali fe avelie feguita 1’ oflerva- 
zione , avrebbe veduto fcappare le 
deferitte mofche dal noftro Autore , 
madri de’ medefimi . Colorem , dice, 
habebant nubentem , feti carneum, & 
uno extramo erant liberi, altero vero 
ad linea mathematica profunditatem.» 

fir- 
(a) Tom.XIV. Artic. IV.p. 75. 

* OSSERVAZIONE.* 
<,b) Academ. Caefareo Leopoldina Caroliti# 

natttr. curiojtr. ©v. 171 j. obj.!95./>. 466. 
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fìrmìter ìnbarebant tunicis vaitricult, 
è quibus pofiquam vi aliquot extraxi, 
forum inula caca, idejl nonprorfuspra» 
via reiinquebant, ec. E folo da notar¬ 
li, come colà dentro in quell’umido 
follerò incrifalidati, il che non è lo¬ 
ro folito, quando non gli fofseropa- 
ruti tali, per la figura, che natural¬ 
mente hanno di crifalide de’ bombici , 
come fi può vedere nelle figure del 
Sig. Vallifnieri . La ragione anche-* 
di quello fofpetto fi è che quando 
divengono crifalidi, ritirano all’ in¬ 
dentro i cornetti, co’ quali fogliono, 
camminando, inerpicarli, o quando fi 
fermano,attaccarli, ondenon avrebbe 
punto ftentatoadiftaccargli,come fece* 

Segue per ordine all’ epidemia-* 
vcrminofa de’ cavalli la nuova idcciu 
del mal contagiofo de1 buoi , efpofta-* p.6j. 
in una Lettera rifponfiva al Sig. Co- 
grolfi , nella quale fi apportano dal 
noftro Autore nuove ofservazioni, e 
riflelfioni , fi cavano nuovi indican¬ 
ti , e nuovi rimedj fi propongono « 
Di quella pure non daremo altro 
eftratto , perchè fe n’è pur parlato 
nel noftro Giornale ( a ). Troviamo 

G f qui 

<a) Tom.XlX, Art. 
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qui diie Giunte : la prima è un’ ele- 
gantifiirao fqnarcio di mi poema del 
dotti (Timo Padre Orazio Borgcndio, 

P-64* della Compagnia di Gesù , pubblica¬ 
mente recitato in Roma fino il No¬ 
vembre del 1715. nel quale viene-, 
con molta chiarezza , e proprietà ef- 
pofìa r opinione de’ vermicelli pefti- 
lenziali infettanti i buoi, co’fuoi ri¬ 
medi, ed effetti ingegnofilfimamence 
deferirti. Dalla Lettera premefsa_. , 
che ha fcritto il detto Padre al no- 
ftro Autore, fi cava , aver avuti i 

. primi lumi di quefta fentenza da! ce¬ 
lebre Sig. Dottor Giovanni Stilla Mef- 
fmefe y che fu feoiaro del famofoiJo- 
relli, e che, oltre il Padre Kirchera, 
un certo Sig. Dottor Raffi nell’ulti¬ 
ma peftilenza di Rema , deputato al¬ 
la cura diTrafievere, dopo molte of- 
fervazioni avea coticlufo, e Rampa¬ 
to un certo libricciuolo , nel quale 
afseriva, che quella infezione fu una 
peftilente verminazione. Pone il det¬ 
to Padre con invenzione poetica tut¬ 
ta la deferizione de’ vermicelli pefti- 
lenziali infettanti i buoi in bocca al 
Redi, come quegli, che intalepro- 
pofito avrebbe così parlato . Se poi 

(dice 
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(dice il favio Padre ) nel defcrivere 
un Redi, che già, illufìrò la Tofcana , 
mi è accaduto infieme di fare un^ 
vivo ritratto di un altro Redi, che-, 
di prefente illujìra la Lombardiau. , 
ben' ella fi accorge, che ciò non può 
afcriverfi a mia gloria, ma all'invi- p 6?. 
diabile fimiglian\a del fuo bello Spirito 
con quel grand' uomo , mentre dall' 
avere V. Sig. lllufirifs. le di lui fat¬ 
tezze , è derivato il poter fi efprimere 
ambedue i volti da un immaginefief- 
fa. Ma ponghiamo un faggio della-, 
pocfia di quefto Autore. 

V enfiatami or refco referens, per col- p.6j. 
la, per armos 

bifettorum aciem lufiro, fcedifque 
chorais 

Tutrida ludentes circa convivio-, 
vermes. 

Quam multa , avulfum fi Caurus 
ab arbore pomum 

Decuffit , plenis cum ridet mitis it\ 
arvis 

idutumnus, cìrcum denfantur, & a- 
gmine longo 

formica piceis infixa dentibus ba¬ 
rene. 

G f De- 
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Deficiente vitro nequidquam acini- 

tor inermi 
Vfurpare oculo tenuijjima corporei , 

namque 
Mole fub exigua latitanti fenfufque 

retufos 
V'mcmt, atque fui vtfìigia nulla re- 

[inquunt i re. 
c7< Nella feconda Giunta fi parla de’ 

vermi peflilenziali in generale, cioè, 
che quelli polsono efsere cagione an¬ 
che della pelle degli uomini, e d’ogni 
altro animale.. Va notando tutti gli 
■Autori non citati nella Lettera, che 
di quelli hanno parlato , o d’ altre 
cofe , che la fua opinione confermi¬ 
no . Come per efempio avea detto 
nel §. i6.3 che i vermicelli pellilen- 
ziali fempre foggiornino in qualche 
luogo , e qui riferifee ]’opinione del 
Sig. Muratori. (ve') che tiene lo llefso, 
benché la cagione fia creduta diverfa. 
Cioè vuole, che la pelle fia un’ epi¬ 
demia liabile, che vada mantenendo¬ 
li in girp. pel mondo , e palli d’uno 
in altro paefe, e vi torni dopo mol¬ 
ti , o pochi anni, fecodo che la ne- 

gli- 
fa.) Del governo della pefleyec.lib.l cap.ip.%. 
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gligcnza degli uomini, la difpofizio- 
ne de’ corpi , o altre circoftanze le 
aprono la porta, il che prova con of- 
fervazioni, ed efemp j *, della quale fen- 
tenzaèpureildottiiiimo Sidnam(<j) . 
Il che porto per vero, colla fentenza de’ 
vermicelli egregiamente fi fpiega ciò 
che non par così facile negli altri fi- 
rtemi. 

Segue 1’ ertratto della Lettera del p.6$. 
Sig. Logrortì, in cui è pure il fuo 
buono per provare il fuddetto afsun- 
to , come pure quello d’ un’ altra-, 
del medefimo, in cui fra le altre co- 
fe è notabile, come ofservò Roberto 
Boy le , che il Mercurio dolce era 1* 
antidoto di certe contagiofe diffentc- 
rie, come nimico d’ ogni Torta di ver¬ 
mini , e come il Sig. Dottor Bono 
avea veduti gli efcrementi di alcuni 
difsenterici verminofi , cioè pieni zep¬ 
pi di un’infinità di minutiflimi ver¬ 
micelli , differenti dagli ordinar) , 
Moftra pure , come gli Amuleti , 
portati al collo , e alla cintola in-* p.7*. 
tempo di pefte da’popoli dell’Euro¬ 
pa , cdeU’Afia, non efon° tanto da_# 
firfenebeffe, mentre r{lno facchetti 

pie» 
( tj ) Lib.de peft e p. injy 
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pieni di mercurio , di rifagallo , di 
iblimato, e d’arfenico, tutte mate¬ 
rie oftichiilìmea’vermi. Le altre an¬ 
notazioni , che feguono, furono già 
quali tutte riferite nel noftro Gior¬ 
nale XIX. artic. 5. p. 66. * Qui a 
noi piace d’ aggiugnere , come il 
Sig. Lorenzo Heiftero , da noi citato 
di fopra nella relazione dell’epide¬ 
mia de’cavalli, ha ofservato, come 
l’acqua, in cuifiainfufoil mercurio, 
beuta da’ colombi , che morivano 
per una cagion verminofa e fanati , 
pofsa efsere di gran giovamento an¬ 
che nelle epidemie verminofe d’ogni 
altro animale : Ex qua obfèrvatione 
( conchiude (a) quamvis vilis vti 
deatur , band exiguum forte commo- 

dura reipublica aliquando accedere pot¬ 
erti , fi in morbis epidemicis pecorum, 
nonfolum feti ione s eorum injhtuantur, 
fed & repenti vermibus, mercuriali- 
bus eorum fanatio tentetur j nam for- 

taffe morbi tales epidemici pecorume , 

ut & atropina in equti , aliifue ariti 
malibus fapius à vermibus oritur , 

, -,/■ ■ quam 

* OtiERVAZhoNE . * 
(a ) Objerv igG.p 467. Academie Cdf.Leo- 

pol.Cardi. utriif natura, ec. 171 j, 
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quarti baffenus fuit cognitum. * 
Segue nella Raccolta la defcrizio- 

ne fatta dal nortro Autore d un parto p 83. 
tnaravighofo di Fefcicbette con un 
efatta ricerca, qual cofa potejfero ef- 
fere, ec. Di quello fe ne fece men-* 
zione fino nel Giornale V. Art. io. 
$.11, onde qui non nc faremo altra 
parola , ficcome non parleremo di 
quanto s’efpone nell’Annotazione , 
dove viene dimortrato con evidenza,p.ioi. 
non aver mai creduto , che follerò 
uova , nè 1’ ovaja , quando da lui 
ftelfo fi vede una fimile altrui cre¬ 
denza impugnata. Solo ci fermere¬ 
mo in riferire una molto lodevole 
fatica , che ha fatto il nortro Auto¬ 
re , data quella occafione , cioè di 
raccogliere tutte le llorie di parti ve- 
fcicolari, o di vefciche ufeite dell’u¬ 
tero , o altrove generate , per veni¬ 
re in cognizione, qual cofa fieno, e 
come colà dentro fi generino dal 
che fi può formare un Trattato nuo¬ 
vo, che finora manca nell’ arte me¬ 
dica, intorno alle medefime , nonef* 
fendoci ancora veruno , che di tutte 
con ordine, apportatamene n’ ab- 

; bia parlato^'. Incomincia da Aezio , 
per 
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per edere fiato il primo, che ha que¬ 
lle vefciche uterine defcritto , e di¬ 
poi apporta un lungo catalogo d’ al¬ 
tri Autori e vecchi , e moderni , e 
vivi, e morti, che hanno fatto men¬ 
zione delle medefime. Aggfiigne al¬ 
tre Tue particolari olfervazidni di ve¬ 
liche trovate in di verfe parti del cor¬ 
po, in diverfi animali , e fino ne¬ 
gl’ infetti , e finalmente nelle pian¬ 
te, e ne’ liquori . Sono $7. e piu 
iftorie, riferite con tutte le loro cir- 
coftanze, acciocché paragonando poi 
l’una coll’altra, e cavando lume da 
tutte, fi pofla venire in cognizione, 
come , e donde nafeano , e qual 
cofa fieno quelle, che fcappano dal- 
1’ utero. Prima di pattare a giudicar 
cofa alcuna delle medefime , premer¬ 

ete quelle feguenti propofizioni , che 
gli pajono poterli cavar ficure dalle 
narrate fìorie, ed oficrvazioni. 

i« Che non fidamente nelle donne 
gravide, ma nelle non gravide fipofi 
fonoottervare vefciche , e moli mera, 
branofe ufeenti dell’ utero. 

2. Che non tanto nella placenta , 
quanto nel funicolo umbilicale, e.fo- 
prale membrane involvenci il feto fi 

fic- 
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generino vefciche. 
3. Che fi generano pure nelle 

trombe Falloppiane, e fovra le ovaje, 
o fovra l’utero fìeifo, e in ogni par¬ 
te delle medefime, o del medefimo. 

4. Che ogni parte del corpo , par¬ 
ticolarmente membranofa , vafculo- 
fa, o glandulofa ne puòeiferefecon- 
diflìma producitrice. 

. f. Che qualche volta hanno nell’ 
utero molti anni, qualche volta po-P,fI-* 
chi, opiìi meli. 

6. Che alcune femmine, le quali 
fono Iterili, cacciato dall’ utero , a 
forza di rimedj, particolarmentelo- 
ca!i,un corpo membranofo,o fiftolofo, 
analogo alle noftre vefciche, diven¬ 
gono feconde. 

7. Che le vefciche poflono ufeire 
deH’utero , ora folitarie , ora am¬ 
malate, o copiofc, alle volte tutte 
a una membrana attaccate, alle vol¬ 
te appefe folamente a cannellini , o 
fila, come grappoli d’uva. 

5. Che le vefciche fono ora irrora¬ 
te da vali fanguigni, ora , e per lo 
più, fenza un minimo loro veftigio, 
ora fono folo ferpeggianti infra le me- 
defime, 

Che 
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9. Che ve ne fono dell? naturali 
in molte parti del corpo , e fegnata- 
mente in quelle dell* utero. 

10. Che fi danno vefciche pregne 
d’altre vefciche. 

11. Che l’acqua delle vefciche , 
parlando in generale, ora fi quaglia, 
ora non fi quaglia al fuoco. 

12. Che col feto, e fenza feto, col¬ 
la placenta, e fenza placenta potfo- 
no .generarli. 

13. Che apparir pofionodi condi¬ 
zione diverfa, conforme i divertì luo¬ 
ghi , e i divertì tempi , ne’ quali 
fi fono generate , omanifeftate. 

14. Che molte Solitarie fi trovano 
affatto morbofe, e alcune con dentro 
vermi, e con altre materie (frane , il 
che non folo negli animali, ma nel¬ 
le piante fi vede. 

15. Che la natura non ha nulla di 
più facile, che generare, o far appa¬ 
rire vefciche in ogni forta di viven¬ 
te , in ogni pianta , e in ogni li¬ 
quore , che abbia un poco del vi- 
feofetto. 

p. il/). Ciò prefuppofto riflette * che qui 
bifognadiftinguere, e parlare perora 
di quelle fole dell’ utero , che efeo- 

no 
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no da donne fecondate, notando così 
di paflTaggio di quante maniere colà 
fenegenerino, e riftrignendofi in fì-p. 125-. 
ne a parlar folo di quelle nfciteco* 
feti, o perfetti, o imperfetti, e fe- 
gnatamente di quelle di cui egli h* 
fatto menzione, f ralafcia tutte le opi¬ 
nioni già nel fuo Difcorfo impugna¬ 
te, e fi riftrfgne di nuovo a parlar 
folo delle due più plaufibili , che è 
quella del fuo maeftro Malpighi , e 
quella del famolo Ruilchio,duegran 
fegretarj della natura, e due gran ca¬ 
pi dell’anatomica famiglia . 11 primo 
vuole, che fia qualche ordigno vefci- 
colare , o glandulofo fpettante alla 
nutrizione del feto , ingrandito per 
accidente , cioè per la ftagnazion del¬ 
la linfe nutritiva , e manifeftatofi *, 
ed il fecondo , che fia la fola pla¬ 
centa , che nel tratcenerfi troppo , 
dopo ruftita del feto, dentro l’ute¬ 
ro, tutta o parte in una mafia di ve¬ 
sciche fi converta. Difaminaconat-p. i >6. 
tenzione tutti i cafi più cofpicui fe- 
guiti , e que’riferiti dallo ftefiòRui- 
l'chio, e fa conofcere quanto di granp. ii7* 
lunga quelli vada errato, e al ve¬ 
ro s’ appigli il Malpighi . Impu¬ 

gna- 
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gnata dunque T opinion del fuddetto, 
pafTa a {bbilire quella del fuo ime- 
flro,che anch’ egli accennò nel fuo dif- 
corfo , premettendo prima le notizie 
delle vie, per le quali paffa, fi por- 

s ta, fi cribra quel firo, in cui nuo¬ 
ta il feto, come cofa neceffariflìmi, 
per mettere in chiaro la fua fenten- 
za. Due fono 1’opinioni più comu¬ 
ni, la prima, che vi fieno va fi par¬ 
ticolari , alla foggi a delle vene lattee, 
o de’linfatici, che afforbano dall’u- 
tero il liquore nutrimentofo, edira- 
mati per la placenta andando poi 
ad unirfi in più tronchi verfo il funi- 
colo urabilicale , entrino in quello , 
e per quello fi rampichino in¬ 
fra la vena , e le arterie , ed indi 
ferpendo nel corion , fi dividano di 
nuovo, e infra le fpongiofe fue tu¬ 
niche penetrando , s’ aprano la via 
verfo l’amnion , dal quale poi vomi¬ 
tino il lor liquore dentro la cavità, 
dove nuota il feto. L’ altra opinione 
nega, come favolofi, i canaletti de¬ 
ferirti , non ammettendoci funico¬ 
lo umbilicale, che tre maniere di va¬ 
li, cioè due arterie , una vena , e 
l’uraco, penfando , che Tumore, in 
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cui nuota il feto, lì fepari dal l'an¬ 
gue , folo per mezzo di certi follico¬ 
li , o macchinette, che fono nella mem¬ 
brana del corion : il che particolar¬ 
mente dal corion di varj animali 
comprendono, nel quale ledette fca- 
turigini manifeftilfime iono , benché 
in quelle del feto umano ofcuriilìme. 
Se così dunque , dice, va la faccen¬ 
da, iaranno le laminetce, che com¬ 
pongono il corion , non altro , che 
una continuata ferie di glandule , 0 
di follicoli, di canali, vafi, o fifonci- 
ni, per portare , derivare , e fepa- 
rare quel limpido liquore dentro 1* 
imnion , e il cavo fuo , e perci# 
rutti gli autori confeffano, collare il 
:orion d’ una membrana tutta villo- 
a» e fpongiforme. Dal che conchiu- 
le , non dover tanto maravigliar- 
i , fc aicuna fiata efTendo 1’uovo, 

» privo del feto, che confumi lap- 
torcato liquore , come ne’ Concetti 
tatù, o affatto confufo, e viziato , 
ome nelle Mole, o piccolo, mal fat- 
d , e moftruofo, com’ era il fuo de- 
:ritco ; quel liquore ringorghi , e 
agni ne fuoi frontini , e follicoli , 
V ingrandifea, e dilati, e faccia ap- 

pa- 
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parirglf, com4 un’ ammaramento di 
cannoncini * e di vefciche. 

Non diffimula due difficultà, che 
p. n^fcioglie, e Tempre più fe conofcere 

probabile la Malpighiana fentenza ,e 
P-T->° lontana dal vero quella dell’ingegno- 

lMio Ruifchio. Porta finalmente anche 
* un Tuo pendere , cioè, che fia non 

folamente nel. corion , ma nel funi¬ 
colo umbilicale, e nella placenta un’ 
altra Torta di vali , differenti dal¬ 
le vene , e dalle arterie , che prin¬ 
cipalmente lo compongono , benché 
da molti negati, apportando lauro- 
ri tà di quelli, che aXferifcono d’aver** 
gli veduti.. Almeno afferma, poter¬ 
li , Tenza fare un gran peccato in no- 
tomia , Tofpettare , che oltre i vali 
fanguigni , vi fieno canali desinati 
al lolo fiero, che sì abbondevole in 
ogni parte fluifee, e ondeggia,.men¬ 
tre in quella guifa facilmente poi fi 
fpiega, come il funicolo umbilica- 
le fi è veduto alle volte tutto tem* 
peftato di vefcichet,te piene di linfa , 
e la placenta fteffa abbondante delle 
medelìme. Se nafee un’idadde, ofe 
una vefcichetta apparifee in qualche 
altra parte del corpo, per ifpiegare 

la 
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la. fua origine, fubito fi chiama in 
ifccna; a s’incolpa la linfa ftagnan- 
te ne’ vafi fuoi, o nelle glandule ve¬ 
icolari j e perchè (dice) non dob¬ 
biamo decorrere anche in qirefìa for¬ 
ma , fe apparifcono nella placenta , 
nel funicolo, o nelle membrane in- 
volventi il feto ? Segue a provarep-131. 
quello fuo penfiero, col moftrare la 
ftruttura minuta de’ vafi linfatici , 
e del dutto toracico, a’quali giudi* P- 
ca analoghi gli accennati canali del 
fiero , e porta molte altre prove , 
e ribellioni, colle quali dimofìra pro¬ 
babile la fua lentenza. Ammefiì que- 
fti nuovi canalidei fiero, eccofciol- 
ti facilmente tutti i fenomeni delle 
refciche , che apparifcono ora nella 
placenta, ora nel funicolo , ora nel 
corion . Ha dimofìrato, come i vafi 
infatici, e come il canale toracico 
* fcminato di globetti , o vefcico- 
ette, polle in varie maniere, e mol¬ 
te a grappoli co’ fuoi condotti , on- 
le ecco, ch’cfsendo la natura uni- 
òrme nella (bruttura de’canali, de- 
linati a una tal funzione , fcklin- 
a, o fugo imbeuto (lagni , ingrof- 
ano, e fanno apparire la copia fier¬ 

mi- 
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minata di tante vefochc, globetti » 
t> gallozzolette , ora in un luogo , 

ora in un’ altro , ora in tutto dov’ 
c feguita la ^agnazione. Così feguc 
con altre prove a Tempre più con¬ 
fermare i Tuoi detti , e del Tuo ri¬ 
verito maeftro , volendo Tempre più 
far conofcere, quanto quelli s’appo- 
nefse al vero , quando fcrifse , ex- 
pofitas vefciculas , & folliculos , li- 
cet raro obfer veri tur , proprio quafi 
ligamento apprebenfos , non totalem 
natura aberrationem indicare, feda- 
naloga , fimplicique firuftura mun us 
explere, quod alili conceptibus obfcu- 
ra , & implicata natura celebrat. 

Porta in fine l’opinione d’un’ al¬ 
tro Tuo amico , che volle , agrega- 

V'^'tum vefciculare in abortu obferva- 
tum ad fpeciem polyporum effe refe¬ 
rendum, il quale aneli’ efso ha lein- 
gegnofe Tue prove : e giacche era_^ 
lui riferire rare , e curiofe of- 

6 fervazioni, conchiude con una, par¬ 
tecipatagli dal Sig. Agnelli, che con¬ 
fitte in un tumore circa la regione 
del fegato, di cui , venuto a ftip- 
purazionc, uTcì prima, come un’ac¬ 
qua iifciviale , la quale fminuita , 

co- 
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cominciò ad ufcire maceria pucredi- 
nofa, e infieme arenofa, la qnaTul- 
tima giornalmente Tempre più in¬ 
grossava , tantoché alle volte vi fi 
vedevano calcolerei, che apparivano, 
come frumento , indi Tempre più 
grofii,corae cecine poi come nocciuole, 
e finalmente, come noci impietrite, 
o come pietre in forma di noci, fria¬ 
bili però alquanto , quando ufeiva- 
no , ma dipoi all’ aria Tempre più 
induravano . Alle volte avevano fi¬ 
gure diverTe , ed erano tutte Tcabro- 
ie, ma però con angoli non acuti . 
Seguitò così quali un meTe , a man¬ 
dar fuora le fuddette pietre, mafen- 
za dolore, e finalmente credendola 
carne fi ferrò l’orificio, ed incomin¬ 
ciò a ftar bene, come ftàalprefence, 
cd abita in Fiorano. 

AnnelTe a quello Trattato vi Tono 
le già note uciliilìme oflervazioni in. 
:orno alle Brume delle J^avi , nonp.ii7. 
lolo Ipettanti alla loro nuova, e cu- 
•iofifììma notomia , e coftumi rari, 
na anche i configli , per difendere 
e dette navi dal danno finora irre¬ 
parabile delia loro roiura. Di tutto 
ria ne demmo l'eftratto nei noftro 

Tomo XXV1U H Gior- 
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Giornale, (a) e infieme la figura del¬ 
le medefime. Qui v’è aggiunta un 
Annotazione, nella quale fi dà no- 

p M4-tizia, dove Plinio, Teofrafto,il Ruel- 
lio, ed altri celebri Scrittori hanno 

P-145 fatto menzione di quello dannofifli- 
mo tarlo, che chiamano Teredine > 
quai legni fieno impenetrevoli da’ 
fuoi denti j e quali rimedj pollano 
adoperarli, per impedire ne’ legni or¬ 
dinar) la loro roficatura. 

La definizione d’ un vitello difira- 
p.i46ordinaria mofiruofità fegue alle Bru¬ 

me, mandata col medefimo in dono 
fino l’anno 165)4. al Sig.Ramazzini, 
quandoera Medico inModana. Que¬ 
llo era dentro, come ad un lacco , 
o ad un’otre di pelle , dalla parte 
più fottile del quale fcappava fuora 
il capo, coperto di nuda, e fempli- 
ce membrana, con gli occhi coperti, 
come da un velo, e coLmulo > lin¬ 
gua , palato, ed altre parti tutte fuo¬ 
ra dell’ordinario; cheefattamentede- 
fcrive, e rapprefenta nella figura , 
che apporta. Tutto il reftodeicor- 

p,i47.poera, come un rozzo ammaramen¬ 
to , o mucchio di racchiufe mem¬ 

bra 

(.a ) Toin, V. Art. X.pag.z io. 
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bra dentro’l faccoaccennato. La pel¬ 

le era piena di grinze,- e tumori pie¬ 

ni di foli peli, de'quali pure ne avea 
internarne >te in varj luoghi ràmmaf- 

fati. Aperto il ventre vide, frale 

altre cole, i reticoli appefi quattro 

dita fotto i reni verfo la parte cite¬ 

riore co’ vali detti deferenti , e pam-PM9 • 

piriformi aggrinzati , e que’ canali, 

che fi chiamano eiaculatori , lì porta¬ 

vano per io traverfo alle vefciche del 
feme . Il membro anch’effoera tutto 

dentro l’addomine, piccolitfìmo , e 

ritorto in forma della letteraS,ter¬ 
minante in una fottil fottigliczza . 

Gli ureteri fi incapavano nel fito 

naturale della vefcica, gonfia di po¬ 

co fiero, e chiufa aneli’efia nel col¬ 
lo. Il refìro nell’Autore fi legga. LeP-^4* 

Annotazioni a quello aggiunte fono 

affai utili, mentre pongono in buon 

lume molti fenomeni, per aitro elett¬ 

ri , e fanno palefie quanto s’ impari 
dagli errori nella natura . ( i ) In pri¬ 

mo luogo mettono in chiaro il fifte- 

ma degli Sviluppi. ( 2 ) Moftrano , 

:ome fi può crcfcere , e vivere in 

gualche maniera , purché il cuore 

sferriti ilfuo ufficio, e circoli, e fi, 

H 1 mito- 
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muova il fangue, e la linfa. ( 3 ) Che 
bafta, che fi nutrilca il feto per 1* 
umbilico. (4) Come fi portano ge¬ 
nerare i peli in ogni parte del corpo , 
« quafi pianticelle crefcere , e fvi- 
lypparfi anch’erte dal fuoalveolo, o 
bulbo in ogni fico , purché trovino 
nutrimento proporzionato. ( 5 ) Ef- 
fcre queAi incorrottibili, eindiltolu- 
bili da’ fermenti, o dall’urto, e agi¬ 
tazioni degli altri fluidi. (6) Eflere 
flato orter varo col microfcopio , che 
tutto il pelo fìa aggrovigliato, e ri- 
flretto in minutiflime piegoline den¬ 
tro il fuo bulbo. (7 ) Illuftrano le 
©nervazioni del noftro Autore,altre 
oflervazioni di tumori , o follicoli 
pieni di peli trovati in varie parti 
del corpo si umano, come belluino, 
de’quali molti ne apporta. ( 8) Ap¬ 
porta pure altri riempii di palle di 

f-jn pe\li trovate dentro lo Aomaco delle 
Vacche, e de’Vitelli, e ne dà la ra¬ 
gione , la detezione , e le figure in 
rame. 

Quanto fieno flati finora ofeuri , 
c fluiftionati i fori del pungiglione 
dello Scorpione, non c’è alcuno co¬ 
sì fìraniero nella ftoria mecjica, e natu¬ 

ra- 
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rale, che non lo fappia. Il fortuna- 
tiflìmo nofìro Ancore anche quelli hap iór. 
fcoperti, ed c il Trattato , che va 
dietro al luddetto del moflro . Già 
di quelli fi è data contezza nel no- 
llro Giornale (a), comed’una ra-P l6?* 
ra loculla ( b ) non ben finora olfer- 
vata da’naturali Scrittori, che è po¬ 
lla dopo la notizia de fori del pun¬ 
giglione. Qui fono aggiuntele figu-p,IÓ4; 
re più e fatte si del mafchio , co¬ 
me della femmina, e del nido delle 
uova loro. 

La difeia di T. Livio dalle ca¬ 
lunnie del Lancelloti , che lo deri- g 
fé, perche fcrifle, che erano piovuti 
fallì, e pure in quella Raccolta, nel¬ 
la quale non ci fermeremo , conciof- 
iiache anche di quella parlammo nel 
lofìro Giornale, (c) Vi fono di più 
iell Annotazioni molte curiofe no¬ 
tizie, date dal Sig. Francefco Carli 
truditifiìmo gentiluomo di Verona , 
:ome d un fallo di molta grandezza 
:aduto ne beni de’Monaci di SanBe- 
ledetto nella villa del Vago, lonta¬ 

ni 3 no 

C 1 ) Tom. V. Art.X.pag. 197. 
C b ) Tom. V.Art. X.pag. 199. 
C c ) Detto pag. 101. 
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«o fei miglia dalla Città . Narra , 
come nel di 21. Giugno , verfo le 
cinque ore della notte , fu veduta 
nell’ aria una gran malfa di fuoco , 
che traverfando il Lago di Garda con 
tal velocità , che appena poteva ef- 
fere feguita dagli occhi, illuminava 
tutto il fottopofio paefe , e con un 
rimbombo, che a guifa di non pic¬ 
colo tremuoto le cafefcoteva, andò 
a cadere nel menzionato luogo » La 
mattina Tegnente fu ritrovato , non 
elfere fiata altro quella malfa infoca¬ 

ta, che una pietra attorniata da ne¬ 

ricce , ed increfpate crofte , fprofon- 
datalì nella caduta all’altezza di più 
d’un braccio fotterra , e rotta in di¬ 
vertì pezzi, de’quali il maggiore era 
della mi fu radi un cuba di due brac* 
eia, e mezzo per ogni lato. Era di 
color di cenere , feminata di parti- 
celle minutidime di ferro, che dava 
un grave odore di zolfo accefo , ed 
avea in parte inaridite , e in parte 
abbruciate 1’ erbe vicine. Di quefta 
nc mandò un pezzo ai noftro Auto¬ 
re , dal quale (tritolato cavò colla 
calamita qualche minuzzolo di fer¬ 

irò . 11 Cardano fa menzione aneli’ 
elfo 
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eflo d* un fallo di cento, e venti peli 
caduto a fuo tempo ful/e rive dell’ 
Adda, e di molti altri non dilfimili 
dal Vcronefe, ne’quali era color fer¬ 
ruginei s, durities eximia , odor fui. 
pbureus, come appunto nei deferit- 
to dal Sig. Carli. Cerca, donde podi 

■edere venuto, e prudentemente giu¬ 
dica, che fofse {cagliato da qualche 
fuoco fotterraneo, in non difiimile 
maniera, che fanno le mine da guer¬ 
ra . Cosigli ultimi vomiti del Vefu- 
vio fcagliarono fino in Coftantino- 
poli pietrefmifurate, onde anche in tal 
guifa fu gittato quello accennato dall’ 
empito furiofo di qualche fuoco fot- 
terraneo, che fotte accefo nelle mon¬ 
tagne de’ Grifoni , in quella parte 
chiamata Retta , da cui fi vide ufei- 
re, e verfo il Veronefe portarli per 
aria, come riferirono , tcftimonj di 
veduta , i pefeatori del Lago di Gar¬ 
da ; Sta dunque quello favio uomo 
col nollro Autore , che polfono ca¬ 
dere lafiì dal cielo , non nelle nuvole 
generati , ma portati o da rabbiofi 
venti, o da fuochi fotterranei,da un 
luogo a un altro fcagliati. Giudica an¬ 
cora, che le grandi moli delle pietre 

H 4 pof- 
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portano edere portate in aria dagli 
Angeli della luce , o delle tenebre, 

recando per efempio degli ultimi 

quel gran vafo di porfido, che a co¬ 

mandi di San Zenone fu portato iru» 
Verona dal Demonio infin dalla Siria , 

come hanno dalle antiche, e pietra- 
dizioni, e come dall’ annefifa infcri- 
zione e’conferma. 

PILA. HAIC. PORPHIRETICA 

VVLGO. S. ZENON1S. 
CVIVS. DIAMETER . OCTO 

STYLOBATES 
DVOBVS. IN. ALTITVDINE 

OCTO. IN. CIRCV1TV. CONSTAT 

PEDIBVS 

EX. SYRIA. VERONAM 
AD. DIVI. ZENONIS . IMPERIVM 

MILLE. FERE. QVADRINGENTIS 
AB. HINC. ANNIS 

IN. ENERGVMENI. SANlTATlS 

SIGNVM 
A. DEMONE. QVAM . CITISSIME 

DELATA 

A. VIATOR1BVS. LOCI. SVSPlClTVR 

La notizia del oafcimento de’ fun¬ 
ghi da una meninge umana , mace¬ 

rata in acquavite debole dentro un 

f. i7f.vaio di vetro , occupa il feguente 

ItìO' 
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luogo, il quale perchè fu porto in 

dubbio dal Difenfore del Sig. Nigri- 
foli, qui viene dirtefa tutta la fio- 

ria , ed informato, come accadde que¬ 

llo raro fenomeno , il quale in ve¬ 
rità non era flato porto con tutte le 

circoflanze dovute , onde l’Oppofi- 

tore merita compatimento . Corro¬ 
bora quella fua oflervazione con un’ 

altra confimile riferita dal Sig. Contep.tfft 
Marfilli nella fua Disertazione della 
generazione de'fanghi; come coll’au¬ 
torità di Monfign. Lancift, che nella 

rifpofta al fuddetto efpreflfamente vuo¬ 

le , nafcere fanghi dalle membrane d'P- 
animali morti j e finalmente con un* 

altra oflervazione riferita dal Sig.de 
Blegny, e colli figura de’ funghi na¬ 
ti dentro il vafo. 

Seguono le offervazioni fatte dal 

noftro Autore intorno al fiore dell’ lgiV 

Aloè Americana , ed al fugo ftillan- 
te dal medefimo, delle quali già ne 

abbiamo parlato in altro Giornale 

(a). Troviamo qui aggiunta una Let¬ 
tera del famofo Luca Scrocchio ,Pre-p. ig9;, 

i fidente dell’Accademia de’Curiofidi 

Germania, fcritta al noftro Autore > 

H 5 ia 

CO Ttm. IV. Art. IV. p. 87. 
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in cui gli dà avvifo d’ un’ altra Aloè 
fiorita l’anno 1669. con la notaefat- 
ta di quanti fiori avea ciafchcdun ra¬ 
mo , della quale fatta in fine la tom- 
nu, afcendono ai numero di 4610. 
tanto è abbondante in un tronco fo¬ 
to , fupplendo in tal guifa alla lun¬ 
ghezza del tempo in fiorire con una 
moltitudine terminata di fiori . A 
quefiq è annefto l’e firatto d’un’altra 
Lettera del lodato Sig. Carli, Verone- 
fe, il quale fi duole, ehe/’^/oè, fi 
chiami da tutti ^Americana , quando 
egli 'la vuole Italiana , anzi cittadi¬ 
na, e patrizia di Verona, per aver¬ 
la veduta fiorita molte volte folle 
balze più feofededella Riva del La- 
go di Carda, che non ha commerzio 
veruno con f America , e così altre 
fiorite in Verona. V’ è a quefia la 
r ifpofia del Signore Scarella,nclla qua¬ 
le fa vedere , do\crii ciò non citante 
chiamarli coll’autorità del 
Camerario, il quale ha dato notizia 
del quando è fiata portata in Italia, 
che fu nell’anno iy6i. Mofìra , che 
fu, ed è frequente l’ufo di dar il co¬ 
gnome alle piante dal luogo del na- 
fciineno primiero . Egli fofpctta , 

che 
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che il Calceolati, gran Botanico Ve- 
ronefe, che aveva un fuo podere a 
Rivole, poco lontano dalle accenna¬ 
te rupi, a vede trapiantata alcuna ra¬ 
dica di quella Aloè fu quelle, la qua¬ 
le germogliando con molte radici, co- 
in’è fuo naturale , avelie moltiplica¬ 
to, e fi fofie fatta col tempo paefa- 
na: ovvero, che dopo il Calceolati il 
Tona, aveife fatto lo fteifo . Non 
la crede moltiplicata per via di fe- 
me, sì perchè al dire dell’ ^Alpino non 
matura sì facilmente in Italia,sì per¬ 
chè non è così leggiero , o piumo- 
fo, che il vento trafportare lo polla, 
come fece, già molti anni fono , la 
Conica annua acre con foglie di Li- 
natia del Morifone, la quale avendo 
il fuo feme di Erigerò piumofo , il 
vento trafportandolo per tutte le cam. 
pagne circonvicine all Orto de’{em¬ 
piici di Padova , s’è fatta non folo 

! frequente , ma moleftilfima paefa- 
na, concioffiachè per ogni luogo iè¬ 
ne ritrova fino a 14. e 20. miglia 
lontana dall’orto fuddetto : il che 
tutto fegue a provare con autorità , 
ed efempj. 

Avea detto il nofiro Autore , nel 
H 6 nuia. 
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num. XIV. delle file ofservazioni in¬ 
torno l’Aloè Americana, che Lacere¬ 
rei mento così fubito di quel grande 
(telo , e d’ un numero sì prodigioso 
di fiori, mofìrava, non efsere , che 
uno /viluppo , la qual’opinione ap- 
prefso i più fenfati filofofi d’oggi- 
giorno evidente, apprefso altri favo- 
lofa rafsembra . Per dimoftrare ben 
chiara l’idea di quello fatto , il noftro 
Autore ha fatto inlerirc a piedi di 
quefto trattato un ramo mofìruofodi 
Tahnn dattilifera , nel quale fenza_j 
microfcopio fi vede come logliono 
ftare quelle gran foglie raggricchiate, 
per occupar poco fito , con quanto 
maravigli ofo ed incomprcnfibile ma- 
efiria fieno increfpate, l’ima (olien¬ 
ti l’altra , e l’altra s’accomodi in_» 
que’ piccoli vani , e fpazietti , e a 
guifa di ferpe fi contorca, e s’ incur¬ 
vi , e fegua l’ordine delle prime . 
Dice che vi è fiato tanto fugo , e tan, 
to empito , che ha ballato per al¬ 
quanto ingrandirle , e fvilupparle^ , 
ina non per affatto allungarle, fpie- 
gare , e difiendere tutte le fibre lo¬ 
ro, e le trachee, che refiaronomol¬ 
to rifirette nelle loro nicchie , come 

pa- 
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palefemcnte fi fcorge nella da lui ef- 
pofta figura. 

Segue la relazione di varj moflriP- J 
con alcune rifie filoni , di cui favellam¬ 
mo in un nofìro Giornale ( a ). In 
quella però lono molto giunte , fra 
le quali è curiofa la notizia di que’ 
falli moftruofi capponi, che fono mo-p,I?7' 
firati da ciarlatani con un corno fui 
capo in luogo di creila. Scopre l’in¬ 
ganno , e fa vedere , efsere un’ inne- 
fto , che fanno dello fprone delle gam¬ 
be fui capo nel modo , che fegue . 
fagliano la creila al cappone, o al 
gallo , e nello ftefso tempo cavano 
uno fprone dal piede d'un’altro più 
vecchio, e fubito l’incaflrano , e lo 
leganofopra il fico tagliato, nel qua¬ 
le come ramicello fopra una pianta , 
s’ attacca , fi rammargina , e crefce > 
fopra cui v’è un’ameniflìma lettera 
del Sig. Redi, fcritta al Sig. Celio¬ 
ni . Fa dipoi menzione di varj gemel¬ 
li uniti, da lui veduti, e di una ra-p.i0>. 
na moltruofa con cinque piedi, in 
uno de’quali erano fette dita . Ep.zo^, 
bizzarra un’ eferefeenza cornea che 
apporta , nata fopra la teda d’un gat¬ 

to 
( a) Tom,V. Artic,X. /U71. 
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to della grossezza della baie del dito 
indice , e della lunghezza di dué'dita, 
e mezzo per traverfo. Vuole non ef- 
fere altro, che un’ammafsamento di 
fibre , o papille cutanee allungate , 
infieme invochiate, e per così dire, 
ferruminata , efsendo inflefiìbili, rigi¬ 
de , dure , e dell’ indole veramente 
del corno. Spiega, come ciò accada, 
comenafca, comecrefca, e finalmen¬ 
te , come da fe ftefso fi fiacchi, e poi 
torni a rinafcere. Giudica , che di 
quella forta fieno fiate molte di quel¬ 
le corna, nate foprala celta degli uo¬ 
mini, de’quali ne apporta alcuni il 
Liceti, benché fieno fiate onorate col 
titolo di vere corna, defcritte, e di¬ 
leguate per tali , con qualche giun¬ 
ta di mano pittorefca . Il tutto con¬ 
ferma con un’altra eierefeenzacornea 
ofservata dal Malpighi fovra il col¬ 
lo d’unbue aratore * Nelle Tranla- 
zioni filofofiche d’ Inghilterra [a) v 
c una lettera del Sig. Giorgio Ash , 
fcritta al Sig. Dublino, dove l’avvi- 
ia d’una fanciulla Ibernele, da tutto 
il corpo della quale varie corna cre- 

fee- 

* OSSERVAZIONE.* 
(.a) M,Nov.H)%s..n.i7à-tAg'liQl, 
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fcevano, alcune volte cadevano, e in 
luogo delle cadute altre nascevano c 
Ofservò, che in maggior copia ufci- 
vano nelle piegature , e commefsure 
del corpo, che nelle parti camole . 
Cuti ( dice ) annefttbantur fere , ut 
verruca , quibus etiam circa radicem 
non multum abfimiles in fubftantiafunt, 
quamvis verfus extremitattm durio- 
rem , & ni agì s corneam induant for- 
mam . Conchiude, come prope ntram. 
que etiam aurcm extat corriti Cutis 
in collo nuper ccepit fieri calli fa , &. 
cornea , perinde ac illa , qua in mani- 
bus , ac pedibus (fi. Caterum edit ipfa, 
bibitque firenue, belle quoque dormiti 
nec aliis natura officiis fecus defungi- 
tur, ac fanus quilibet : evacuationibus- 
tamen ejus fexus propriis defiituitur » 
ec. Così va leguitando il noftro Au¬ 
tore, colla delcrizione d’altri corpi, 
o parti mofiruofe, venendo infino a 
molti delle piante, e delle frutta-* » 
delle quali ne apporta uno afsai cu- 
rioio (opra un limone , che al vivoP,ia;r' 
rapprefentava un vero verilfimobru- 
co, de’ maggiori, vagamente di ver¬ 
de, bianco, e giallo rabescato, eco- 
jjorito. Chi lo mandò in dono al no¬ 

ftro 
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ftro Autore , lo accompagnò con una 
«lotta fcrittura, in cui efponeva il pa¬ 
rer fuo , cioè , che quello fofse un 
vero bruco , nato dall’ uovo della», 
farfalla dentro il fiore deporto, e poi 
nel crefcente frutto rinchiufo, dovè 

p.2o8.arrivato alla fua maggiore grandezza, 
forte cacciato all’ infuora, e con iftra- 
na metamorfofi , convertito nella», 
foftanza del limone . Nella rifpofta 
fa conofcere il noftro Autore l’ingan¬ 
no di quell’erudito Scrittore , men¬ 
tre tagliato per mezzo il limone , fi 
trovò intatto in tutte le interne par¬ 
ti fue, fenza rofura, o via, o vizio 
immaginabile alcuno, non eflendo fia¬ 
to quel creduto bruco, che una tube- 

P-l€9 rofità o callofità tortuofa, lunghetta, 
tubercoluta, efcabra cafualmentena¬ 
ta, e di varj colori adorna , a guifa 
di un bruco. Ciò conferma pure col- 

P‘1,0'le ragioni , e con altri efempli con- 
fimili, di frutta, piante, e d’erbe, 
in cui diverfe figure d’animali, odi 
loro parti, come per giuoco della na¬ 
tura , fi veggono. 

p.m. Terminata la relazione de’moftri , 
fuccede la Diftertazione del noftro 
Autore De arcano LenticuU paluflris 
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remine , ac admìr arida vegetazione 9 

di cui già ne demmo l’efìratto ( a ); 
ficcome demmo 1’ efìratto della fua 
nuova fcoperta delle uova, ovaja, e 
nafcita delle Anguille, (b) che hanno 
dato tanto di compimento , c di lu¬ 
me alla naturale ftoria : il che tutto 
viene illuftrato colle ligure in rame 
* A tempo cigiugne una Lettera del 
Sig. Gio. àrtico, Conte di Porcia_. , 
dotciilimo Cavaliere , e d’incorrotta_. 
fede , nella quale ci avvifa che nell* 
anno 1700. in un cerco vi va jo pollo 
in un fiumicello di una fua villa vici¬ 
na » dove molte anguille fi cufìodi- 
vano, fe ne trovò una piena zeppa d* 
uova. Chiunque, dice , la vide di 
quelle buone perfone, che non fentiva- 
no molto avanti nella Filofofia naturale, 
fi fece il legno delia fanta croce-» y 
? da tutti fu conchiufOy che leanguil- 
le nafcevano dalle loro femenze. Con¬ 
chiudono i prudenti raccoglitori del¬ 
le opere fparle del nollro Autore col 
riferire la delcrizione d’una pietra 
affai curiofa trovata nella vefcica d’ 

un 

(a) Tom. V.Artìc.X.p. 160, 

Ch) \\npag.\i3. 
*OSSERVAZ IONE, * 
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un cavallo , di certi infetti marini , 
analoghi alle cimici degli agrumi , 
delle qualità in un altro Giornale par¬ 
iamo^ di un feroci firmo fcarafaggio not¬ 
turnomarino, delle quali cofe tutte ne 
apportano pure la figura in rame. 

' ARTICOLO IV. 

Lettera IL del Sig. ^AGOSTIT^O SO- 
DERI'NJ. ì Gentiluomo Veneziano , 
ad un fito ètnico , intorno aller¬ 
te metallica . 

; $. 2. 

Delle ftafnazione,o fiay fecondo il comune 
parere, trafmutazione del ferro in rtt- 

; me, per megzo del vetriuolo. 

Ella creduta trafmutazione del 
» ^ ferro in rame, ne i tempi pre- 
}> Tenti cosi nota, e comune> pocone_* 
jj hanno 1 afe iato fcritto gli antichi , o 
» perchè non creduta da loro, o per- 
j, che non hanno voluto opporli a ciò 
„ che al comune parere fi' (limava co- 
3, La reale . Giorgio Agricola nel libro 
» IX. de natura fojfilium la riferifce in 
3» riflretto, fenza ricercare a fondo, fe 
)> fa vera , o no la detta trafmutazio- 

9) US ) 
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„ ne; e delle ragioni e pratica di opc- 
„ rare poco ne parla . Riferifce fola- 
» mente, che nel cartello di Smolenfco 
» fituato nel monte Carpato in quella 
» parte dell’ Ungheria , che Dacia vien 
» nominata , lì cavi acqua da un poz- 
» zo, che porta in canali di legno , e 
„ meflevi entro porzioni di ferro , fi 
» convertilca in buon rame ; e che ciò 
» provvenga dal vetriuolo > di cui c in- 
» fetta quell’ acqua * 

„ Quella converfione , fecondo la co- 
,, mime fentenza , da noi però eviden¬ 
te temente riprovata , cimo de’più fo- 
i, di fondamenti degli Chimici » che nu¬ 
li drifee in loro la fperanza della traf- 
„ mutazione de’ metalli. Faremo per¬ 
ii tanto con evidenza comprendere il co¬ 
li mune inganno , e per dar metodo a 
„ querta cognizione , riferiremo prima 
j la pratica della ftamazione -y in iecoii' 
„ do luogo le ragioni evidenti a che ab- 
,> biamo in contrario, per far conofce- 
, re, che non fia trafmutazione; e in 
„ terzo luogo le ragioni reali da noiof- 
, fervate, perchè, e come quefta pre- 
„ tefa trafmutazione fi faccia. 

,, I. In que’luoghi , dove trovano 
» vene di rame , gialle, magre di me- 

, ì) , tal- 
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s, tallo, e abbondanti di folfo, è mol- 
,, to utile quella operazione : peraltro, 
„ chi volefle farla, dappoiché il vetriuo- 
» lo e ridotto in fale , non tornereb- 
„ be il conto. Nella valle Impenna di 
>, Agort, dove quelle lorte di vene fo- 
„ no abbondantilììme, lì opera nel mo- 
„ do infraferitto. 

„ Sotto certi tezzoni aperti da i Ja- 
» ti, e coperti al di fopra, fi fanno mon- 
,, ti di vena cruda, rotta in pezzi non 
„ molto grandi , alti un’ uomo in cir- 
„ ca, fui terreno . Avanti di porvi la 
„ vena in Trofia fi pongono legna, ecar- 
,, bone *> e cosi fi va dimezzando anche 
» fra i fallì con qualche legno, accioc- 
j> che polla palfarvi 1’ aria, e la vam- 
„ pa del lolfere accefo. Quelli monti , 
„ quadrati , e bislunghi fi inlutano di 
„ quella terra di cui fi è fatto il fon- 
„ do alla sofia , che più a balTo dirò 
„ qual fia , e copertala tutta, fi dà fuo- 
» co da quattro lati al di fotto, il qua- 
>, le accendendo la vena al dilotto per 
,, lo gran folfo, di cui cui ella è infet- 
„ ta, fi va comunicando fino alia fuper- 
„ ficie, e per più meli ne sfuma il fol- 
j, fere»che nella ftiperficie fi fa molto 
» giolfo , e fufibile , venendo raccolto 

a> da- 
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dagli operar) in quantità. 
„ L’intenzione di quella rofìitura, o 
calcinazione fi è per afciugare la ve¬ 
na da quel gran folfo , di cui è in¬ 
fetta, a fine di renderla facile alla fu- 
fione > e di prelervare il metallo, che 
farebbe confumato nella fornace dal 
folfere accelo : il quale a fuooo cosi 
lento di rafia non lo confuma . Sfu¬ 
mata perciò la luddetta rofia di ve¬ 
na , fi fctiopre, e i fallì , che vi fu¬ 
rono podi gialli, fi trovano tutti rof- 
fi , e nella circonferenza tutti ridot¬ 
ti in calce roda-, e nel centro , do¬ 
ve non arrivano a tanto il calore dei 
folfo , e ’l fumo ellìccante di lui, vi 
fi trovano afsai fmarriti del colore-* 
giallo tra d’altri colori , azzurri , 
paonazzi , e ferrigni , dagli operar) 
chiamaci pefla terra. Vi fi fa poi col 
martello feparare la calce rofsa della 
circonferenza, al meglio che lia pof- 
fibilei excentro, duro ancora, e la¬ 
pidifico , con corpo continuo, e del¬ 
la ftefla figura della vena cruda , fi 
pone da parte per fondere nei forni 
da fufione > e quello fi chiama tallo¬ 
ne , e fe ne cava , come a fuo luogo 
riferiremo, loJiono , per fare il ra- 

„ me 
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3, me j che fi chiama rame di fufione. 
„ La calce rolla * poiché ha in fe-. 

„ tanto rame , quanto i tazzoni , per 
„ edere dal folfere così potentemente 
,> afciugata dall’ umido, non riufcendo 
„ alla fufione per elfer priva di umido, 
5j e per non elfer corpo continuo , è. 
„ quella materia , onde fi cava il ve- 
j, triuolo ,che veramente polliamo dire 
j, /ale di rame. Quella fi conduce in_, 
„ certi talloni grandi, quadrati, di ta- 
3, vole, un terzo de quali della mede- 
,3 lima empiuti, vi fi fa pallai* l’acqua» 
3, dilopra1, e quella introdotta nelle po- 
y> rolici di quel corpo calcinato, e la- 
„ fciatavi per ventiquattr’ore, s’impre¬ 
si gna delle parti faline, e di venta tm’ 
3, acqua cralfa , c verde . EfTa poi per 
„ una fpina di quel cafione fi fi ufeire 
3, dolcemente in un’altro;, acciocchéde-< 
„ ponga ogni parte terrea j e la calce 
„ rolfa priva di fiale, e di metallo calci- 
3, nolo, fi porta lotto i lezzoni, per far 
3, fondo , e coperta alle rojie di nuòva- 
3, vena minerale, come di lopra fi èdet- 
33 CO. 

3, Schiarita Tacqua verde, fi fa ella 
,» pafsate da quel cafione per canaletti di 
3, legno nelle caldaje quadre di piombo, 

,3 pò- 
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, polle foprai fornelli, a fine diriflri!% 
, gerla in fale con l’evaporazione. 

„ Nel tempo illefso, che fi opera pe*4 
, riftringerla in fale , fi opera per la fìa- 
, mazione -, imperciocché nelle caldaje 
, di piombo, ove bolle quell’ acqua vi- 
, triolata , fi pongono certe cartelle di 
, legno, piene di buchi, einefsequan- 
, tità di ferrala rugginofa, e anco de 
, i pezzi di ferro crudo nella lidia cal- 
, daja alle parti. Nel bollire pertanto, 
, che fa l’acqua vitriolata , quel ferro 
, delle cartelle viene dalla ftefla corro 
, fo, e ridotto in calce roda. Si vota 
, no fperto quelle cartelle di ferrazzcu 

in una conca di rame, fatta a crivel¬ 
lo , e quella s’immerge in un’ altro 

cartone di acqua , fcotendo , e rime¬ 
nando il ferro, ad oggetto.che l’acqua 
introdotta ne’ buchi della conca d 
rame , fpoglj la fuperficie del ferro 
corrofa dall’acqua vitriolata, eridot¬ 
ta in calce rofsa, che precipita nel fon¬ 
do di detto cafsone , che ha Tempre 

j acqua, e ne va giungendo di nuova , 
per chiarificare la materia , che en¬ 
tro vi fi pone. Si rimette il ferrola¬ 
vato nelle prime cafselle, e nella cal. 

„ da- 
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„ daja, e così fi va replicando, fincb 
refìa tutto corrofo. 
„ Vedutali poi dagli operar; l’acqui 

„ delle caldaje con tela di fopra , fatti 
3, pingue, fi fa ella pafsare in calsoni d 
„ tavole, ove fe ne precipita in due < 
„ tre giorni la maggior parte in fale,m; 
„ non più così verde', e quella, che noi 
„ fi fifsa , fi fa di nuovo sfumare. 

„ In tal guifa fi va operando una oditi 
^ lettimane, e poi dal cafsone, ove 1 
j, fece deponere il ferro corrofo dall’ac 
„ qua vetriolata, fi leva tuttalacqua 
„ e vi fi trova g* an quantità di ferro cor 
„ rofo, ridotto in calce rofsa . Quell; 
,, efsendo ripiena di folfo , ed avendt 
3, bilogno, per foncrla allafufione,d 
3, un corpo continuo, ad oggetto che] 
„ impeto del mantice non la porti in aria 
-, fi mette in roftay la quale faiTi di car 
„ bon force, o con badili; efsendo co 
,, me cretofa perla umidità dell’acqua 
3, fi va ponendo fopra il carbone , ri 
„ polla tutta fi rato fopra ftrato di car 
„ bone , e grafjnra ; così la chiamane 
„ volgarmente. Si dà poi fuoco al car 
„ bone, e finché quello fi confuma, ni 
w sfuma grand’ odore di folfere. Ilcraf 

„ fo 
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> fo del folfere, e lo ftringer del fuoco 
> ia riduce in matti quali lapidificaci, e 
> così rende il corpo continuo, accioc- 
, che poi lì a nel forno facile alla fufio- 
, ne. 

Terminata laroftittira, fondefi col 
> fuo meftruo per Ja manica , come fi 
> fonde anche il rame j e ne efee ra- 
, me nero, il quale ha bifognod’efser 
i raflinaco , come il rame di fufione ; 
» e parte ancora n’efce dallamanica in 
, {ione , che ha biiognodi novelle rolli. 
, ture, per efpurgarlo dal folfo. 

„ Quello pertanto, benché un poco 
> duro, c realmente rame , cavato da 
, quel ferro corrofo dal vetriuolo. Adun. 
, que c vera la trafmucazione del ferro 
, in rame? Idue futteguenti capi feior- 
, ranno il nodo, c faranno toccar con 
, mano c fenfibiimente l’inganno. 

j, II. Nel capo antecedente dovendo 
, riferire una operazione meccanica , ci 
, bifognò fare attaccati a quella opera- 
, zione con termini ordinarj , c con_* 
, efprettioni adattate , per far chiara- 
, mente comprendere la medefima. In 
, quello dovendo noi produr gli argo- 
, menti per lo difinganno della creduta 
, trafmutazione di terrò in rame , bi¬ 

rcio XXVil. I fo- 
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„ fognerà un poco più follevarci. 
,, Per giungere all’intelligenza, e al 

„ la prova della noftra propofizione, < 
„ far conofcere, che il ferro non fi tra 
„ muti in rame, e donde fia quel rame 
„ che fi trae pervia della ftamazione 
„ è aeccflario premettere alcune cofe. 

„ Da tutte le cofe follili fi cava i 
3, fale per mezzo della calcinazione. D 
„ quello non fono privi nè meno i ve- 
„ getabili , dalla cenere de’ quali e’ ( 
3, cava. Se ne trova anche ne’corpi de- 
„ gli animali, le cui offa abbruciate c: 
„ danno il fale. Chi chiamò l’uomo mi 
„ crocofmo, cioè picciolo mondo, non. 
„ prefe errore in così nominarlo: men 
„ tre in efso icorgiamo tutti gli effetti. 
„ che nel globo terracqueo e sferico la 
„ natura produce. 11 vegetare de’ capei 
„ li, e de’peli opera come la terra ne 
,, vegetabili> il circolare del fangue nel 
„ le vene figura il corfo de’ fiumi : le tre- 
3, pidazioni è fono immagine de’tremuo- 
3, ti : i fuchi, che fi lapidificano nelle 
33 reni, rapprefentano il lapidificarli che 
j, fi fa nelle vifeere de’ monti *. gli flil- 

licidj, ei fali, cui depongono l’orine, 
„ fon come il fale, che fi ritrova ne i fu- 
„ chi concreti della terra medefima -, il 
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calor naturale al folftre può pareg¬ 
giarli *, le potenze dell’anima alle fu- 
periori potenze, ed intelligenze , ec. 
Ma tornando al propolito, quello fi¬ 
le, che è il condimento, e il princi¬ 
pio di ogni cofa materiale , le li at¬ 
tragga per 1’ alito dell’ aria , che ha 
il Teme di tutte le cofe, o pure dai 
nutrimento de’cibi, non portiamo fi- 
curamente affermarlo: per non erra¬ 
re però li può all’uno ed all’altro attri¬ 
buirne l’effetto. 
„ Quello fale fopraccennato, credu¬ 
to uno de’princip) delle cofe materia¬ 
li, le quali ridotte con l’arte al loro 
principio, li convertono buona parte 
in fale i fecondo la fua configurazio¬ 
ne di atomi ha il fuo fapore, pun¬ 
gendo il palato , con cui fi gufta^ . 
Quello del fai comune è di una forta: 
quello del nitro è diverfo dal fale , 
elle dichiamo vetriuolo: cuttibcorrofi- 
vì. 

„ Una vena di terra , benché fenza^i 
metallo, quando liamefcolatacol fol- 
ferc, a proporzione calcinata , darà 
fai corrofivo . Ogni vena , per me¬ 
tallica che fia , abbondante di folfe- 
re, fi calcina col fuoco, e porta nell’ 
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„ acqua, imbevefi quelladellalediqu 
„ metallo, di cui era pregna. Sec 1 
„ le di Marte, lo diremo vetriuolo ■ 
„ Marte: fedi Venere, vetriuolo di r 
3 > me ) ec* 

,, Tutti quelli fall hanno forza di co 
% rodere, per gli atomi acuti , che 
„ compongono . Il fale di Marte pei 
s, fatto bollire col ferro, non darà m 
„ (Umazione ; nè la darà Umilmente 
„ quello di Venere, quando però non 
„ ha verde, 

„It vetriuolo Romano,che viene efìra 
„ to da terra bituminofa, che tinge 
„ nero, ed ha io lìeflo fapore , che 
,, vetriuolo di rame, non fa (Umazion 
„ perche ha fedamente ilcorrolivo, ir 
„ non il metallo. 

,, Se quello è vero, come c verifl 
„ mo, la pretefa convezione del feri 
„ in rame non provviene per facoltà 
„ che abbia il lai puro di quel meta 
„ lo, ma provviene per le parti di n 
5, me, che in fe quel fale contiene - 

„ La ruggine verde , che ia il rari 
,, fufo, pollo nei luoghi umidi, coir 
3, purei colóri verdi, che fi trovano i 

3, vene naturali di rame, i quali fufi 
$ì convertono in rame > danno a div< 

~ » dere > 
L... i».. ... .. * 
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dere, chequel color verde c il rarffè 
medelimo. Chi prenderà le lamine-* 
di rame, e le porrà in vafochiufo > 
ftrato fopra ftrato di lamine e zolfo, 
e a fuoco di riverbero calcinate, ne ve¬ 
drà chiaramente ufeir l’acqua verde, 
della quale (ì fa un fale limile al ve¬ 
tri uolo, che fa lo ftdTo effetto di fta- 
mare il fèrro , come fanno Tacque-» 
vetriolate, che hanno eftratto il fale 
dalla miniera arroftita. 
,, Di cento e venti libre di ferro, che 
li pongono alla corrosone nell’acqua 
vctriolata, li cavano, come ci là co- 
nofcerc Tefperienza, iota quaranta-, 
libre di rame. Se cosi c, come mai 
li potrà affermare, chea fèrro liì-, 
convertito in rame, mentre dovreb¬ 
be , oltre al pefo del ferro , crefcere 
anco il pefo della porzione dei rame, 
che li trova nel vetriuolo ? il ferro c ca¬ 
lato due terzi j il vetriuolo ha deporta 
la porzione di rame, che in fe con¬ 
teneva ; cd il metallo, che refta , è 

Colo il terzo del pelo del ferro. Qui 
ì potrebbe interpellare, dove vada-, 
il ferro , che manca al pefo . Scio¬ 
glieremo ancor quello dubbio con ja 
ragione, e con l’evidenza. 

I 3 » Con 
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„ Con lacorrofione, che fi fa del fi 
„ ro, quel corpo metallico tutto fi i 
,, duce in minutiflìme fcaglie, le qui 
9, per la maggior parte fi abbrucia 
„ nella rollitura, che fi fa avanti di m< 
,, tere la graffura alla fufione , che 
,> piena di folfere* Parte fe neabbrui 
„ nel forno di fufione > e parte ne re 

nello fìefib rame; il che ci prova 1 
a, durezza di lui > maggiore di quello 

fufione. 
,, Nella raffinazione parimente , c 

5, fi fa del rame di (Umazione , è fi 
3, ceduto agli operarj di vederlo nel < 
„ tino fepararfi dal rame , di che ; 
„ corgcndofi, cacciano un ferro fred 
„ nel catino del rame fufo, per rafre 
3, dare (così credo io verifimile , nor 
3, avendo colforo altra ragione, che 
„ pratica) e per impedire, che il boi 
„ del metallo non faccia quella temi 
„ fepirazione. 

„ Se ciò non bada, riferiremo, c 
„ abbiamo fatta un’altra oflervaziom 
3, la quale prova pienamente il noli 
j, affilino. Si fece pefare una mifura 
,, vetriuolo vèrgine, che non aveva b< 
,, lito, col ferro , al confronto di ui 
,3 mifura di vetriuolo damato, eli tro 

„ quel- 
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» quella mifura eguale dello flamatoef- 
, fere un terzo di più pefante : il che 
, chiaramente dimofira, che una por- 
, zione del ferro corrofo del vetriuolo fi 
, ridufie in fale di Marte unito al falc dì 
, Venere ; e quello fu un potentiflìmo 
, negro per le tinture > come ne abbiamo 
, fatta la prova . 

,, Diremo ora, cofafia quella (lama- 
, zione, con le prudenti cognizioni rcn- 
, duta più facile alla capacità de’princi- 

pianti nella metallica» 
,, Ella c dunque una precipitazione dtl 
rame, che fi trova nel vetriuolo fatto 
di miniera di rame, per via di corrofio- 
ne nel ferro. Che vi fia quello rame.* 
nel vetriuolo, lo prova il fuo color ver¬ 
de •> ma fe ci faremo unpaflb indietro, 
riflettendo al primo capitolo della pra¬ 
tica del farlo, troveremo più che ve¬ 
ra la noflra propofizione. 
,, La venaarroflita maflìccia gialla-», 
ma povera di rame, che fi è dimoftrata 
da noi per la maggior parte calcinata, 
fuorché nel centro, c della fletta figura 
di prima, che fi pofe in roda. Qual 
ragione vie, che nella circonferenza 
calcinata non vi fia tanto rame, quan¬ 
to nel centro, detto tazzone ? Se il 

I ^ „ taz- 
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), tazzoneadunque ci dà tre percento di 
a rame, con la purgazione però di tant 
,, fuochi, perchè la circonferenza nocu 
9) ha da avere la (leda porzione di rame \ 
,, Lo ha certamente, ma per le ragioni 
3y dette di fopra non è capace di fufione : 
ì9 perciò 1* arte ha trovato il modo di c- 
„ ftraerlo con 1* acqua, e di farlo preci- 
„ pitarecol ferro. 

,, Lln’altro fatto di evidenza ci dà h 
„ prova, che nel vetriuolo vi fìa il rame . 
,, e che il ferro non fi trainanti. Noi ab 
„ biamo (Indiate tutte le forme per in- 
r tendere quefta (Umazione, non tratta- 
,, ta da alcuno. Abbiamo prefa una por 
>y zione rii quella grafiuri, che fi racco 
i, glie dal ferro corrofo con l’acqua ve 
,, triolata, che poi fi fonde in rame ; < 
„ ben afciugatala, e fattala in fottililfi 
„ ma polvere, l’abbiamo pofta attorn< 
„ ad un buon pezzo di calamita, la quale 
,, fi vedi ilibito di minutiflìme fcagliet- 
„ te di ferro, che erano mefcolate cot 
,, la polvere di graffala. Quefto fi repli 
„ cò molte volte, il fopra vanzo fi fuf< 
„ in perfeteiflìmo rame, e i ferro redi 
,, Tempre ferro. A quella evidenza piege 
„ il collo la ingannata ignoianza , che- 
,, combacia chinatamente la nofira prò 

,,po. 
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ofizione , e fi difingannò il Chimico 
le credea la trafmuta?ione del metal- 

d , fopra la quale fondava le fue fpe- 
inze anche negli altri metalli più no. 
ili. 

La giallamina , cornee noto, tinge 
rame in color giallo, il quale tim¬ 
ido colore , fi chiama ottone. Lo 
Ifo rame con arfenico , ed altri in¬ 
aienti s imbianchifce. Non fi po- 

perciòdire di quello, chefia mu- 
n oro, o in argento, ma bensì fat- 

», to uci colore di que’ due metalli. Così 
,, diremmo del ferro : fe la facoltà del ve- 
„ triuolo lo con vertifie ne 1 colore del ra- 
,, me, lo diremmo ferro tinto del color 

del rame ; ma le realmente quello di- 
„ venta rame, non polliamo più dire-. » 
„ che il rame fia nel vetriuolo, di cui ci 
,, ferviamo per la corrofione del fer¬ 

ii ro • 
,, Se la fpeculati va confiftelfe fidamente 

„ negli argomenti dalla ragione dettati : 
„ come ferve negli enti di ragione, enel- 
„ la meditazione delle cofe fopranatura- 
,, lij non farebbe necelfaria 1* ottica, ve- 
„ radirettrice alla cognizione degli enti 
„ reali, e materiali. Chi nella filofofìa 
,, fi ferve di quella, molto impara, ec| 

I f » ar- 
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3> arriva a fapere lecofepcr le lor ve- 
5, re cagioni. Quefta ci ha molto illu- 
,, minati per intendere i mifii , e da 
j, quelli, e dalle loro configurazioni ci 
,, ha fatto comprender le operazioni del- 
,> la mcdefima. 

3, Per maggior prova di ciò , diremo 
5, di aver procurato di trovar altra ma- 
„ teria, che precipiti il rame , che è 
3> nel vetri nolo , e di averla ritrovata . 
s, Quefto ci fervi folo per certificarci del 
,, verojfe in detto vetriuolo vi fofie rame, 
„ Del refio non torna il conto perPutile, 
„ e perla lunghezza, e difficoltà dcllo- 
3) perazione a fervacene. Lo facemmo 
„ adunque con diverfa materia a nella 
5, quale non era alcuna , benché minima 
„ porzione di ferro. Quefta materia per 
3> ora non ve la polliamo comunicare , 
j, contentandoci di goder in noi fiefii 
3> d* intendere ciò che molti, che hanno 
3, ftudiatopiiì di noi, non hanno intefo, 
>> pronti però a farla vedere in fatto , 

quando folle impugnata la nofira 
i, reale propofizione. 

,y Abbiamo fentito dire da un fiiofofo, 
„ ancor vivente ( il quale , fc la fiera 
a, fcrittociò che dice ed intende > porrà 
,, in difcredito le opinioni de’ filofofi 

5j an- 
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,, antichi del primo rango ) che non 
,, ci fia più incerta prova di quella dell’ 
„ occhio. Se in fatti confideremo ciò 
,, che pajono le cofe in diftanza,la ragio- 
9> ne ce le fa conoscere diverfe da quello 
„ che l’occhio ce le dimoftra . Se confi- 
„ deriamo lo fcintillar delle fìelle,airoc- 
„ chio ci pare 3 che tremino, epurefo- 
„ no fiHfe nel loro Cielo , e non fimuo- 
„ vono, che al loro corfogirate dalia fua 
„ sfera : la via lattea c una congerie di 
„ più piccole (Ielle, e pure ciò non 
„ appare: idue luminari maggiori,nel 
„ loro fpuntare, e tramontar dal noftro 
„ orizzonte, ci pajono più grandi, che 
3, nel meriggio, e noi fono. Se fi mira- 
„ no i monti in diftanza , per 1* inter- 
„ mezzo dell’aria ci pajono tutti azzurri, 
„ c pure fon verdi. Se fi naviga il mare, 
„ fembra, che la terra cammini, e pure 

„ eia nave, che viaggia . I remi nell’ 
„ acqua pajono curvi, e pure fono dirit- 
3, ti,ec. Chi volefle aflìcurarfi de imi- 
3, (teli della religione con l’occhio, per- 

derebbe tutto il merito, che fta nel- 

„ la fede. 
„ Grazie al fommo Creatore di tutte 

„ le cofe , che ha accompagnati col fenti- 
„ meco del vedere gli altri quattro,fopr* 

I f « I 
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,, i quali rivedono direttrici le potenze 
,, dell’anima3che col raziocinio decide di 
>, quanto rimane incerto per lacognizio- 
>, ne fenfitiva di quelli ! 

„ Sia dunque la ragione , unita alla 
„ fperienza , il fondamento d’ogni fup- 
„ pofto nelle cofe materiali j e fe il dilet- 
„ tantedclla-noftra arte metallica vede 
„ un metallo del color dell’oro , non di-- 
9, ca, perchè l’occhio me lo dimoftra 
,, peroro, lo è: lo confideri per minu- 
„ to , ne faccia la fperienza fopra la co- 
„ te, nelcandagtj il pefo, ladurezza , 
5, lo fplendore, ec. 

„ Così chi pretende di capire, in qual 
„ forma la uoftra ftamazione fi faccia , 
3> fi avanzi con cflervazioni, ragioni, ed 
,, efperimcnti , come fi c fa ito da noi, ad 
,, indagarne il modo. 

„ IH. Ne i precedenti due capi abbia- 
„ rao riferita la materia, da cui fi cava 
„ l’acqua verde vetriolata, e la pratica 

delf opcrare. Ora ci convien riferi- 
5, re le ragioni, e ’lcome, e perche 
)9 ciòfncceda. 

„ Per quanto l’ottica, e la pratica ci 
3, dimoftra, il ferro c un metallo duro, 
,3 ma molto fibrolo , e perciò facile ad 

„ entrarvi gli atomi acuti del vetriuolo , 
»> abi- 
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» abili a corroderlo, e a sfogliarlo : non 
,, cosi gli altri metalli. 

„ L’acqua vetriolata verde, così tin- 
„ ta dal rame, che in quella in minutifll- 
„ mi, equafi invifibiliatomi fi ritrova, 
„ oltre di quelloè infetta di molta olea- 
,, ginofità di quel l'olfere abbruciato nel, 
„ la calcinazione della miniera: acqua 
„ ripienadi fale fido, come il vetriuolo; 
„ talché , non oftante che omne grave 
5, teiìdat deor[um, e che perla loro fif- 
,, fezza non ci fia cofa più grave de’ me* 
„ talli, vien nondimeno impedito a que- 
,, gli atomi così minuti di cadere al fon- 
„ do. Per iicioglierii adunque da quello 
„ impedimento , bifogna folver quel 
„ corpo, che gl* impedisce. Quella fo- 
„ luzionefifain due maniere, l’unacon 
„ l’ebollizione col caldo, l’altra col fred- 
,, do con l ’addizione d’altro corpo fluido 
„ per rarefarlo. 

„ Tutto quello noi fpiegheremo ora 
„ in pratica .11 fuoco del la fornace, che 
,, rifcalda il fondo delle caldaje di piom- 
„ bo piene di acqua vetriolata col ferro, 
„ come 'diflì di fopra, facccndo bollire 
„ <JueU’ acqua, nel bollimentofconvol- 
„ ge tutto quel corpo fluido , il quale 
,, cadendo, e ricadendo con impeto fo- 

„ pra 
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„ pra il ferro , con l’acutezza degli ato- 
„ mi corrode il ferro, edin quelle cavi- 
,, tà fatte dalla corrofione precipitano 
„ gli atomi del rame, che da quell’acqua 
,, fi vanno fciogliendo. Di ciò ne dà pro- 
„ va l’evidenza del fitto, e la ragione 
„ cavata delle ofiervazioni fopra quell’ 
„ acqua vetriolata,la quale,più che bolle, 
„ e precipita il rame , fi fa più torbida, 
,, e fi vede fopra lo Hello ferro cadere una 

terra gialla , non per lavanti veduta 
„ nell’acqua vetriolata, che noi diremo 
„ il corpo del vetriuolo.QvLcfta. terra gial- 
„ la coprendo il ferro, fa , che più non 
„ non fi avanzi la corrofione, e la prcci- 
„ pitazione : perciò bifogna , come dilli 
„ nel capitolo della pratica, lavare il fer- 
,, ro nell’acqua per levargl i la fcorza fta- 
„ mata, e quella terra gialla, cheottu- 
,, ra le cavità del medefinio . (Quella 
„ terra gialla calcinata con fuoco poten- 
„ te di carbon forte , ed afciugata dall 
„ umidità , e oleaginofitàdel folfere ,a 
3> mifura de’gradidel fuoco fi va faccendo 
„ rofla j come il bel minio, e fene fa un 
,, colore perfettifiìmo per dipingere a 

frefco fopra i muri, ma nelle tele , 
«» dubito che farebbe correli va > là dove 

nel muro faria più prefa. ) 
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Il modo di fare a freddo la precipi- 

,, razione fuddetta ci dà maggior cer- 
3, rezza della ragione , e del modo di 
„ quella operazione * mentre benché più 
3, tarda (poiché il folfo nel vetriuolofi 
„ fcioglie più facilmente col caldo ) con- 
}> fuma però minor quantità di ferro, c 
„ dà rame più perfetto. 

5» Leggefi di certo pittore, che volen- 
„ do in un fuo quadro dipingere la fpu- 
„ ma alla bocca di un cavallo pollo in 
,, ardenza, dopo aver più volte tentata 
„ con mefcolanzadi più colori l’opera- 
„ zione, gittòper difpetto il pennello 
,, fopra la bocca di elfo, e con quell’im- 
a> palio di colori fece il cafo ciò che tutta 
„ l’arte avea inutilmente tentato . Cosi 
,, ancora accadde a noi d’intendere que- 
„ {la feconda (lamazione a freddo cafual- 
,, mente, operandocon oggetto diverfo. 
,3 Ponemmo una verga di acciaio in ac- 

qua calda vetriolata entro di un cati- 
„ no , per vedere , fe faccia jo, ferro più 

raffinato, deffe miglior rame di fta- 
„ mazione. Pollo il catino fopra un bal- 
„ cone, fi conturbò l’aria , e cominciò 
„ a cacare la pioggia ; onde noi dubi- 
„ tando, che quella rovinaflePoperazio- 
5> ne ci affacciamo per cavarlo, e vedem- 

» mo 
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,, mo da quello ftillicidio porta in con- 
}) fufione l’acqua vetriolata , che feio- 

gliendofis’ intorbidava, enei torbido 
fi vedea la terra gialla fopraccennata. 
Accortici, che quel corpo fi difeio- 
gliea, e che per tal ragione doveano 
gli atomi di metallo piombare a fon- 

” do fopra la verga di ferro, lafciammo 
terminare la pioggia i ceffata la quale 

33 lafuperficie dell'acqua nel catino era 
” tutta chiariflìma, enei fondo trovarti- 
39 mo fopra la verga di acciajo pel dop- 
39 pioingroffata prima la terra gialla , 
” che pure come leggiera ufcì fucilmen- 
39 te , e poi gran quantità di quegli ato- 
33 midi rame , che erano nel vetriuolo , 
33 attaccati alla verga fuddetta, con po- 
» ca corrofione della medefima,fimili ad 

i 3 una calce roffa . Qiiefti lavati con dili-. 
» genza, e circonfpezione per la loro 
» leggerezza, in più mani di acqua chia- 

ra , e portati con acqua a i raggj del 
Sole,fi conofceano chiaramente per ra- 

» me.Replicatopiù volte l’efperimento, 
,> offervammo, che dopo lo fconvogli- 
,> mento di quell’ acqua vetriolata , ter* 
„ minata la pioggia, lafciandoil catino 
s, per qualche tempo fenza muovere nel- 
„ lafuperficie, ritornava un’olio, che 

„ con 
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,, con Ja refrazione del lume fìcea di ver- 
j, fità di colori, verdi, gialli , e vina* 
„ ti i e concludemmo , che acquetato 
„ quel corpo fluido,e non caricato dal pe- 
,, fo dell’ acqua dolce della pioggia,man< 
,, dava per la ragione di fopra efpofta,l’o- 
„ lio> e che quello fofle il craflò del folfe- 
„ re,che fi ritrova nel vetriuolo, il quale 
„ impedifce la depofizione del grave a’ 
,, fondo, e lo trattiene incorporato con 
„ l’acqua vi triolata. 

„ Di quella evidenza ne abbiamo un. 
„ certiflima prova nell’ oflervare nell 
„ Zecca di Venezia l’operazione, eh 
„ fanno i maeftri, i q'Jali feparano coi. 
„ Tacque forti, compofU di nitro , vetri- 
„ nolo, ec.l’ oro dall’argento. Pongono 
,, un pezzo di argento, che contien oro, 
„ in una bozza di vetro , con entrovi la 
„ fuddetta acqua forte, fopra pochini* 
,, me brage: e quello pezzodi argento , 
„ per via di corrofione, quali ^aomen- 
,, tanea > fi rifolve nella medefima , tin- 
,, gendola tutta di azzurro, come il ra- 
,, mela tinge di verde. L’oro, che fi ri- 
,, trova in quel pezzo di argento , per 
„ efler metallo affai più pefante cade nel 
,, fondo della bozza in minucilfima fca- 
» glia, d«cada’maeftri pagiola. Vo- 

,, tana 
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„ tanoper decantazione l’acqua azzurra 
„ raccogliendo la pagiola dell’ oro ben 
„ lavata, ec. 

„ L’acqua azzurra, checontiene , e 
„ foftiene in fe , per le ragioni di fopra 
« addotte , gli atomi minutiffimi dell’ar- 
„ gento, la votano in un catino, e ag- 
r> giugnendofele altre porzioni di acqua 

fchietta, per rarefare quella crafla , 
„ gli atomi minutiffimi dell’argento ca- 
„ dono, come una bianca lanugine, fo- 
,, pra una laftra di rame, che fta nel 
,, fondo, o ve magneticamente fi attacca- 
„ no,come fa il rame nell’operazione di 
j, ftamar fopra il ferro, ma fenzacor- 
„ rofionc del rame. Votata l’acqua, e 
„ afeiugata la lamina del rame con piè 
,, di lepre, fi netta dalla lanugine, che 
,, poi fi fonde in buoniflimoargento . 

,, Quelle così chiare ed evidenti ope- 
„ razioni danno a divedere con ficurez- 
„ za le prove del noftro afiìmto circa la 
, precipitazione del rame, che fi ritro¬ 

va nel vetriuolo, per via di corrofione 
fopra il ferro j e fanno chiaramente 

,, conofccre , che il ferro non fi conver- 
„ te in rame, e che nè meno fi tinge del 
„ colore di quello. 

>, Benché a fufficienza provato abbia- 
„ mo 
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» mo, che lanodra damazionc non da 
?> tintura del ferro in rame , nè trafrau- 
9, fazione del ferro in rame, ma vera 
ìy depofizione del rame elìdente nel ve* 
„ triuolo, per via di corrottone, ci pia* 
„ ce di aggiugnere qualche altra otter- 
}y vazione , e fperienza da noi fatta per 
„ certificarci di quello . Due fole ne ri- 
„ feriremo, omettendone molte altre , 
,y da ognuna delle quali abbiamo ogno- 
,» ra imparato qualche cofa di nuo- 
9) vo. 

3> Certificati, che il rame fotte nel ve- 
5, triuolo , tentammo , fefi potette col 
yy bollimento, e con la corrottone di al- 
j> tra materia, oltre al ferro, farlopre- 
3, cipitare. Ci venne in penfiero per la 
,> depofizione, e corrottone valerci del- 
3, la (letta miniera cruda, come fi cava 
,, dal monte , fperando , che ficcome 
,, fimpaticamente il rame al ferro fiat- 
3, tacca, metallo più profilino, cosi po- 
33 tette attaccarli alla miniera, in cui an- 
„ cora elideva la matrice, ed il feme 
„ della generazione di etto-, ma predo 
„ ci difingannò 1'efperienza , vedendo 

nella fuperficie del fatto qualche tintu- 
s, ra del color del rame, e di altri varj 
33 colori ; ma per cagione del continuo di 
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„ quel corpo lapidifico non fi potea pre- 
„ cipitare il rame fenza corrofione , e 
i, lo fteffo bollimento dell’acqua 1’ an- 
,, dava rodendo dalla fupcrficiedel faf- 
» fo. Ciò, oltre a quel lo che cercava* 
,, mo, cidimoftrò, che in un corpo Ja- 
„ pidificato non potea -farli così facil- 
,, mente alcuna impresone, Ce non con 
„ potente confricazione, o con violen- 
s> ta calcinazione > il che prova la no- 
„ fti^a propofizione del primo trattato} 
„ cioè, che lapidefatto il minerale , non 
,, fi dia più progreflò al metallo in quello 
„ efiftente, sì in purgazione , come in 
„ preparazione. 

>, Palliamo dunque alle feconde pro- 
„ ve, argomentando così : Se il rame 

fi trova nel vetriuolo,e per via di pre- 
„ esitazione, e fimpatia fi attacca al 
,, ferro, fi potrebbe abbreviare 1*opera 
„ lunga della corrofione , e minorar la 
,, fpeia del ferro. Si gitta via daifab- 
„ bri ferraj gran quantità di fcaglia di 
j, ferro, e gran limatura di efio. Que- 
» fta con poca fpefa bollita inficmc col 
„ vetriuolo,ci darà rame. Ancor quefta ci 
„ andò fallace,mentre il rame non potea 
„ attaccarli, attefochè non trovava di 
» far cavità nella corrofione , ma bol¬ 

si Icn- 
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j, lendo quali tutto mefcolato , fi può 
„ dire, infieme, ricevea folamenteuna 
» femplice tintura , e non potea più 
,, avanzarli la precipitazione. 

,, Se così c, potremo dunque affer- 
„ mare con ficurezza , che il vetriuolo 
,, non abbia in fe facoltà , nè virtù 
„ di tingere il ferro in colordi rame , e 
„ tanto meno di trafmutarlo in quella 
„ forra di metallo; ma bene di unire in 
„ fe,per le fopradette ragioni, il rame, 
„ cheli ritrova nell’acqua vetriolata , 
,, efìratta da miniera di rame , calci- 
„ nata a potentiflimo fuoco di fol- 
,, fere. 

„ Chiuderò col facro detto dell’ E- 
vangelio: *Adhvc multa babeo vobis 

„ ilìcere > fed non potefiis portare modo. 
„ Molte cole di più intendiamo aque- 
,, lio propofito, che non fi poflono ca- 
,, pire da’ principianti. Anche San Paolo 
,, diceva: Dnm e>am parvulus , cioè 
„ r.c! principio delia fila converfione , 
„ nutrìebar latte , cc. Non pollono nè 
„ meno inscritto calicelefpiegarfico i 
„ termini propij, le non a chi è pe- 
„ rito nella man polazione di quell’ar- 
„ te. Dirò dunque con lo dello , Crf- 
,> tera > entri venero ,dtfpojiatn: quando 

5j 1 oc- 
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,, l’occafione ci darà motivo di eflfere in 
,, atto pratico > faròvvi conftare per rea- 
,, li, fondate, e veridiche le mie pro- 
,, pofizioni , a onore del folo Dio Si- 
„ gnor noflro, un raggio del quale il- 
,, lumina le noftre menti per ben in 
„ tendere, 

ARTICOLO V. 

Jl mondo ingannato da'falfi Medici, Dif- 
corfi dei Dottor Giuseppe Gazo- 

la , Verone/e, Medico Ce/areo, & 
Accademico Aletofilo, Opera poflu- 
wa. Sicut pifces capiuntur hamo, 
& ficuc aves laqueo comprehen- 
duntur, fic capiuntur homines in 
tempore malo. Ecclefiafl. cap. 9. In_, 
Praga, per Giovanni May er, 1716. 
in 8. pagg. 114. fenza la prefazione , 
e l’indice de’ Difcorfi . 

L T A falute del corpo eflcndo forfè 
JL/ la fola di quelle cofe, che T uo¬ 

mo più ardentemente ricerca, enei me- 
defimo tempo più negligentemente-» 
trafcura*, il faggio Autore della pre- 
fente Operetta , per rimediare dal can¬ 
to luo al principale di quello difordine, 

il 
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il qual confide nella fpenfierata elezione 
del Medico, (limolato più da zelo di 
carità verfo il profilino, che da moti¬ 
vo di gloria , o d’interefle, hadefoin 
alcuni Difcorfi , de’quali (blamente-* 
cinque ci ha lalciato compiti, non tanto 
la deferiz ione della natura e maleficio 
di sì graviilìmo errore, che la dottrina 
del dilingannoe correzion del medefi- 
mo. E per certo , fe fi dee far giuftizia 
al vero, quantunque Opere di tal fat¬ 
ta ne abbia il mondo e delle dotte e del¬ 
le infigni, la motivata del Sig. Dottore 
Gazola, per edere chiara, ftringata , 
e didefa con amenità ed a portata d’o¬ 
gnuno, merita, che appunto chi che 
6a, fe non è del tutto cieco, o grande¬ 
mente afiàfeinato , faccia di lei quel 
conto , che 1’ importanza di sì rile¬ 
vante negozio richiede. Perciò lode e 
gratitudine fomma doverà Tempra > 
chiunque farà per leggerla , al Signor 
Dottore Giovambatifta Camola , fratel¬ 
lo dell’Autore, ed Avvocato e Giu¬ 
dice Filcale meritevolifiimodella Du- 
cal Camera nella fua Patria-, il quale, 
fe nella morte del Sig. Dottor Giuleppe 
ha guidamente riccnofciuto, che egli 
non tantoèrimado privo diperlona , 
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che facea gran parte dell’ onor di fua ca. 
fa, quanto la città di Verona d’un fog- 
getto egualmente proporzionato a 
renderla illuminata, che illuftre, s’è 
parimente indotto a non voler celare-# 
alla cognizione d’ognuno quefti pochi 
ragionamenti, da’quali con gran fon¬ 
damento fi crede, che fia per doveri’ 
uomo ricavare , fe da fe appoftatamen- 
te non fi bendagli occhi, molti e gran 
vantaggi a prò e giovamento della fa¬ 
llite del corpo giudicando, che nel fil¬ 
trarli alla luce del pubblico averebbe-# 
fatte in una fola due gravifiìme perdi¬ 
te, e recati al mondo que’medefimi 
danni, che v’apporta l’imperizia d’un 
Medico , e che l’Opera valorofamente 
combatte, e diftrugge. 

Ma prima d’entrare a dar ragguaglio 
del contenuto de’ medefimi, conforme 
]’ obbligo del nofiro ifìituro > ci farem 
lecito premettere in riftretto qualche 
cofa dei!’Autore, ii cui giudicio ed 
ingegno biiogna dire che fofie molto 
difiinto da’ dozzinali e volgari ; men¬ 
tre allevato , comegli altri , con gii 
errori e pregiuditj delle lolite fcuole, 
appena mdfo il piede nell’ Univerfità 
di Padova, per apprendervi la medi¬ 

cina. 
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cìna , e la matematica, non mancò di 
torto darli alla ricerca e provvedimen¬ 
to di quefti rtudj, la coltivazione de* 
quali dipendendo più ddi’ incontrod’ 
una buona forte, che dalla felicità c 
perfpicacia della mente , moftra ne‘ 
iuoi lpontanei amatori un naturale ed 
un gurto, altrettanto ftraordinario che 
fino. Quivi dunque fotto la difciplina 
dei più celebri maertri, che fiorifero 
in quelle cattedre, portoli all’appli¬ 
cazione di tute’altra Filofofia, che-# 
ordinariamente nelle città d’Italia—. 
non li legge , avvegnaché in fua Patria 
avelie fatti i Tuoi corli, e difefe con 
applaufo a quell ulanza Conclulioni , 
in breve fpaziodi temposi delle filiche 
feienze, come delle mediche arti s’im- 
potfelsò, che da que’ celebratiflimi va¬ 
lentuomini fu giudicato capace d’elfer 
promoifo al grado del Dottorato in am¬ 
bedue le facoltà ; il quale fu da lui glo- 
rioiamente ottenutoli giorno 17. di 
Maggio dell’anno idò’,. Quindi per 
meglio imbeverli e dell’una e dell’al¬ 
tra di quelle due arduirtime cognizio¬ 
ni, e mallimamente per efercitarli con 
maggior attenzione in quella del meto* 
do Galenico , fotto la direzione del 

Tomo XXHL K Sig, 
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Sig. Raimondo Gianforti fuo concit¬ 
tadino e Profelfore Primario di medi¬ 
cina , fi trattenne nella iftefsa città di 
Padova, dopo la laurea,tre anni conti¬ 
nui a profeguirequello medefimo {Li¬ 
dio, non.lafciando intanto di atten¬ 
dere con aflìduità nelle ore più difap- 
plicatea quello delle mattematiche-* , 
coll* appoggio ed iftruzione di due ri- 
nomatifiìmi Precettori , Geminiano 
Montanari, da Modana, e Francefco 
Spoleti,da Lucignano inTofcana. 

E perchè dalla cognizione delle fen- 
tenze contrarie vie più fi dilucida quel¬ 
la delle fue proprie , quantunque chia¬ 
re e fondate , ripatriato il noltro Sig. 
Dottor Gazola l’anno 168ó. fi mife to¬ 
lto a proccurare laconofcenza della pra, 
tica Galenica, la qual folamente iru» 
teorica avea fino a quel tempo come-» 
sfoggiata, e perciò venuto all’eferci- 
zio della medefima coll’ aflìfienza di’ 
uno de’più famofie accreditati Medi¬ 
ci della fila città , a cagione di meglio 
penetrarne imifterj, e di confeguirne 
i dettami, vi fpefe dietro que’ pochi 
anni, che Ji rimafero del fuo primo 
foggiorno nella patria. In quello men¬ 
tre defiderando di compenfare le per¬ 

di- 
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dite, cotn’ei diceva , d’un meftie- 
re , che per edere tempre cottidiana- 
mence ilmedefimo, il paragonava ad 
un’ozio de’più maligni e funefti e 
premendoli molto , che la filofofia-, 
fperimencale e più lana, allora difle- 
minata con grandi ili trio ftrepitoin qua. 
fi tutte le principali Accademie dell’ 
Europa , fi propagale ancora negli 
animi de’ tuoi nobili concittadini , 
quello medefimo anno 1686. fi die. 
de con tutto fpi rito e calorea procu¬ 
rare , che fi ergefie una Letteraria 
Adunanza, in cui dietro la fcortade¬ 
gli fperimenti , e delle oflTervazìoni 
Fificó-mactematiche fi dovette a fco- 
primento del vero mettere a trac¬ 
ciare e battere fìrada molto diverta 
dalla calcata . E tanto fece e ludo , 
che finalmente in Cafa de’Signori Con¬ 
ti Sèrcgfri dilla Cucca col nome di 
Accademia degli ^Aletofìli , e (otto 
gli aul’picj del Sig. Giovanni Crimi¬ 
ni , in quel tempo Reccor di Verona, 
fi venne ad aprir la medefima il gior¬ 
no di S. Tomm^fo Apoftolo dell’anno 
fuddetto, recitandovi la prima Pro- 
lulione Accademica , intitoiaca_. , 

K z De 
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« ) De Medicina Dignitate, il Signor 
Dottore Germano Bertoni , come Fan¬ 
go feguente il giorno zi. di Febbrajo 
Monlig. Francesco Bianchini una Dif- 
fertazione (b) De Emblemate , no- 
r.tine,aique inftituto Methopbìlorum. 

Ma- invaghito il noftro Autore di 
{cortese \V Mondo , principalmente 
per avanzarli con la viva notizia de 
i ritrovamenti degli efteri nella già 
precorra ed anticipata de i libri, ia- 
pendoefie quello che difficilmente s’ 
ottiene dentro i confini del nativo ter¬ 
reno , Con non tanta malagevolezza 
mol; evolte fi conleguifce viaggiando 
nell’ altrui \ prefentandofeli l’occafio- 
ne , che i\ Signor Giovanni da Pefaro, 
Senatore amplilfimo, doveva portarli 
per JaSercnilfima Repubblica di Ve¬ 
nezia all’ Ambalceria del Re Cattolico 
CarloII.Monarca delle Spagne,ebbe ia 
fortuna ó ellere aggregato nella iua 
comitiva, come ancora preicelto fra 
una turba di concorrenti per Medico. 
Trasferitoli pertanto in Madrid, nel 

de- 
(* ) Veroni, apud Dominicum de Rubeis% 

in yxArro. 
( b ) veroni, Typù Frttr. Mtrnlomm tAn- 

*■« 168/. 
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decorfodi que’tre anni, che vi feper¬ 
manenza , non {blamente ebbe a dar 
faggio delle fue abilità fra le mura 
private d’una fola Corte , ma bene 
(pedo chiamato alia cura di Perfonagu 
g) riguardevoli, coll’efito felice del¬ 
le medefime pubblicamente moftrò, 
che la nuova manieradi medicare da 
lui odervata, e non mai più per {ad¬ 
dietro in quella vada Metropoli cono- 
feiuta,procedeva non tanto da un meto» 
do menofallace ed incerto dell’ antico y 
che da un Profedòre molto cauto 
e valorofo nell’operare . Quindi ne 
nacque in ogni dotto Spagnuolo un cò- 
cetto di lui fopra dell’ ordìnario,ed una 
dima nel popolo fuperiore ancora a 

qualunque brama , che ne potefle-* 
avere ; la quale tanto più fe gli accreb¬ 
be, quanto che venendo egli a pub¬ 
blicare nella lingua Cafìigliana un li¬ 
bro, che ha per titolo: (a ) Enthu- 
fìafmos Medicos, Toliticos , y lAftro- 
nomicos, ec. e per cui riportò dalla 
Sacra Reai Maeftà della Regina Vedo¬ 
va Reggente Donna Maria Anna di 
Baviera, a cui lo dedicò, un regalo 
dupendidimo di diamanti } diede^ 

K 3 aa- 
C a ) Stampato in Madrid 1689, 



Ili GlORN. DB’ LBTTBRATr 

ancora più apertamente a conofcere , 
che egli esercitava con qualche diftin- 
zione degna di rifleflb la medicina , e 
che fondatamente doveva poi meri¬ 
tarli * come feguì con diploma li 20. 
Novembre del 1692. d edere aferitto 
nel numero de’ Medici di S. M. Cefarea 
Leopoldo Imperadore * 

Ma dovendo finalmente ritornare in 
Italia , volle prima di fir quello paf- 
fo, viaggiare la Francia^ fermarli per 
alquanto tempo in Parigi, dove la fa¬ 
ma flngolarmente tanto decantata de i 
celebriProfeffori dell’Accademia Reale 
delle feienze, avea deftatoinlui de- 
fiderio ardentilfimo di vederla , e di 
provarla, direni così, co i proprj Pen¬ 
timenti, acciocché da quei granSagg), 
che la fo rmavano, ne ritraelfe da vi¬ 
cino lumi più fenlibili per continua¬ 
zione cd aumento di quelle fode dot¬ 
trine , che s’era propofto di feguitare» 
IndipalTando a Genova, e di là fcor- 
rendo la Tofcana, Roma , ed altri 
Paefi , nell’anno 16$6. fi ritrovò in 
Napoli, ove firingendo amicizia col 
rinomatillìmo Lionardo di Capoa , 
e col famofo Sig. Luca Porzio , ce- 
lebratilfimi Medici di quell’ infigne 

Cit- 
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Città, continuò co’ medefimi lettera¬ 
ria corrifpondenza , e profetando le 
lor dottrine, inalterabile la manten¬ 
ne. Tornato alla per fine da?viaggj , 
e rimeto in Patria li i3. Marzo del¬ 
l’anno 165)7* cominciò torto di modo 
a dar tal faggio delle fue nobili qua¬ 
lità , che queft’anno medefimo un Ca¬ 
valiere della fua città, il quale con 
raro efempio fi fegnalava nelle filofo- 
fie e mattematiche moderne , aven¬ 
do per fuo diporto trafportata dal 
•Francefe un’opera, a cui nel noftro 
idioma diede titolo di Calenifta con- 
fufOi non feppe ritrovar foggetto , 
a cui flètè meglio appoggiata , che 
dedicandola al noftro Sig. Dottore Ga- 
zola . Ma dappoiché la fua princi- 
pal vocazione il conduceva a profef- 
far l’arte medica, riftabilito che fu 
in Verona, per non mai più abban¬ 
donarla , fi diede alla pratica di età , 
più per ufficio di carità , che per 
genio, e più per trattenimento e fol- 
lievo, che per amore di gloria , ogua¬ 
dagno . E ficcome la fortuna l’avea 
meto fuori delle ftrettezze del bifo- 
gno, e la generofità dell’animo a co¬ 
perto di fare ogni minima vigliacche- 

K 4 ria 
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ria per interefie, così non fu mai pof- 
fìbile , che fi lafciafie trafportare o 
ad offufcarla co pregiudicj della fetta 
contraria e dominante, o ad avvilir¬ 
la con le baifezze coftumate da non 
pochi. Perciò fcrivendo egli e decla¬ 
mando da per tutto contra le corrut¬ 
tele di quel metodo di medicare , che 
gli parea altrettanto crudele, chèfcioc- 
co , non c facile ridire gli odj , le 
brighe , e le contradizioni, che in- 
trepidoegli fofìenne. Finalmente do¬ 
po il corfo di diciottoanni incirca , 
nel quale a’ fuoi cittadini fece vedere 
con le fue operazioni e dottrine , 
quanto fi debbon promettere da’me- 
dicamenti , e che mai non fi può fpe- 
rare da medici, e dopo aver pubbli¬ 
cato in occafione della mortalità de* 
buoi il libro intitolato, (a) Orìgine, 
prefervativo e rimedio dei corren¬ 
te contagio pefìilenzìale del Eue , 
dedicato alla noftra Sereni filma Re¬ 
pubblica di Venezia , e da noi pure 
nel nofiroGiornale (ò) riferito,for- 
preio da una fiera e contumace in- 

difpo- 

( a ) /;? Verona , per li fratelli Merli, 

1713. in 4. 

( b ) Tom.X.p.Zo. 
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difpofizione, che per alcuni mefi lo 
travagliò, avvicinandoli l’ora fatale, 
fu da un colpo d’apopleffia levato dal 
mondo il giorno i4.di Febbrajo,i6i f. 
in età d’anni ^4.. 

II. Ora per veni re all’Opera, di cui 
fìam per fare l’eftratto, diremo che 
ella c divifa in cinque Difcorfi, nel 
primode’quali fa vedere, Effere me¬ 
glio ftar fenza Medico, che non aver¬ 
ne un buono ; nel fecondo, Efferci la 
medicina , ma poter ognuno effere me. 
dico di fe mcdefimo\ nel terzo tratta 
della difficoltà della medicina, e dell' 
inganno delle più famofe fette de me¬ 
dici, e particolarmente degli Domma- 
ticì e feguaci de gli ^Antichi\x\e\ quar¬ 
to fi contengono alcuni avvertimenti 
per vivere, e confervare molto tem¬ 
po la falute *, e nel quinto ricerca 9 
fe fia meglio valer fi de medici moder¬ 
ni , o Galenifli. E per cominciare dal 
primo, in cui tratta, effere meglio ftar 
fenza medico, che non averne un buo¬ 
no, quantunque la cofa parli dafe, 
volendo pure il noftro Sig. Dottor 
Gazoladimofìrare in tutto il decorfo p ^ 
del Ragionamento, che quello medi¬ 
co buono c sì raro , come la fenice 

K $ nel 
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nel mondo, s’accinge tofto a pon¬ 
derar Ja condotta generale di chi fi 
mette agli fiudj , e mafiìmamente 
di filolofia e medicina , e ritrovan¬ 
do, che quelli tutti, univerfalmente 
parlando,, per effere troppo ardua 1* 
imprefa , nè di ciafchedun’ intelletto , 
in vece di cercar la natura nel luo 
fonte, la traccian lu’libri degli An¬ 
tichi.or quelita , or quell’ altra opinio¬ 
ne adottando , che poi fatta lor pro¬ 
pria, come aveller colto nel legno , 
la fpaccianopoi per una verità da non 
poterli contradire; ecco nato, dica¬ 
gli faggiamente , il primo inganno , 
che è di fapere fenza fapere ; e per¬ 
chè credon cofìoro , che l’antichità 
non s’è ingannata , di credere fimil- 
mente, che fanno molto , le fanno 
ciò che Teppe della, o conobbe . Quin¬ 
di accennati i mali , che da quella 
falla opinione derivano,moftra, che 
il peggiore fi c, eflerc palfatodalla 
fpeculazione alla pratica, e da una 
metafilica, che non offende, ad un’ar- 
te , che molto coffa, le non regge, o 
vacilla. E dette alcune cofe l'opra ciò, 
per riparare , va foggiugnendo , in 
qualche parte alla piena di sì noce- 
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vele inganno, fa meftiere intonare 
al letto di chi che ha infermo quel 
palio dell’Ecclefiartico c. 7. n. 18. 

effe ftultus, ne moriaris in tem¬ 
pore non tuo ; ficuro di non aver 
taccia di malevolo e di fatirico, fe in¬ 
dica o corregge l’errore. 

Porto ciò, fa vedere per primo di- 
finganno , che non è medico fola- 
mente chi ne porta il titola > il 
qual fe bartalfeper evertale, lafpe- 
rienza poi farebbe conofcere , che 
non fon tali v ma che ballando all’ 
ignorante, che vuol dire al comune 
de gli uomini, quefto nome , qual 
maravigiia in vero , fe vi corron 
poi dietro , e vi beccan via molte 
volteancora la morte,c«m fìtpericulum 
in nullo mendacio ma]us, dille Pli¬ 
nio ? Vuole intanto, che fi ci pen- 
lì, e ripenfi bene, prima d’elegger 
un medico.: ma elfendo nè per tut¬ 
ti , nè così facile il conofcerlo , fe 
per guarire un infermo fa d' uopo 
conofcere tutto il ftflema della natu¬ 
ra, ftante la gran malagevolezza di 
comprenderne parte , qual ripiego 
è più preferibile, fe nonlafciandoil 
medico, che c in tutto in dubbio ? 

K 6 ap« 
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appigliarli a quella gran madre , e la- 
fciar fare allafìefla? 

E qui comincia a ftrignere l’avver¬ 
sario: o che le infermità , dic’egli, 
fon fanabili, o infanabili, o neutra- 

P*1, li . Per Je fanabili da fe, e per le 
infanabili, è chiaro, che il medico 
è difutiie; mentre per quelle la na¬ 
tura fola bada, e per quelle nè la_. 
natura , nè il medico . Rimangon 
dunque le terze, cioè le neutrali : 
ma delie une la maggior parte può 
guarir la natura, e delle altre che 
no , il medico , fe ignorante , le 
peggiora j e, rtccome d’ un fanopuò 
iàr un malato, d un malato che mai 
fara per fare? Or nel dubbio d’ aver 
nn Medico buono, qual dubbio c’è, 
che meglio fìia non averne nirtuno, 
che coll’avello, pericolareful mag¬ 
giore de i nofìri beni ? Ma il mio , 
dirà taluno, non è tale. O quilìa, 
ripiglia il uoilro Autore , il fecon- 

P- do inganno, e lo moftra in più ma¬ 
niere , concludendo , che'pcchirtì- 
mi fono, e forle niifuno^ che cerca 
il medico medico. 

. QHinc*i parta a cercar quello me¬ 
dico $3 gli effetti j nè qui pure V in- 

con- 
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contra , eflendo ricercato , fé i mi¬ 
glioramenti fieno effetti del rimedio, 
o fé della compleìfione, delcibo^dell’ 
età, c fin del difordine. Ond’è, che 
per far vedere un buon medico, non 
bifogna , dice , mofirare che fi è gua¬ 
rito , ma provare, che ha medicato be¬ 
ne , potendo fuccedere, che la natura 
non foto abbia fnperato il male, mcu 
quello eziandio cagionatoda i mal ap¬ 
plicati rirned], E qui fi mette a pro¬ 
varlo, ritorcendo fra le altre cofe con 
forza T argomento così : le dunque il 
guarire è legno d’un buon medico,e 
al mcdicafìro talora il mcdefimo av¬ 
viene, inferiscali dunque , che sì a 
lui, come al buono fi dee quello van¬ 
to i ma dovendo concederli , che il 
medicaftroè un’ignorante , doveralli 
pur non negare, che sì nell’uno, co- 
me nell' altro è fallace. Ma che dicia¬ 
mo fallace? il noli ro Autore dimoftra, p. 18. 
che c è sì copia di medici falli, quan¬ 
to che perderlo tale, balìaelferloin 
un capo folo, elfendo la medica di tut¬ 
te Fard la più ardua, Japiù difficol- 
tofa, eia più ignota. E qui torna c 
con prove e con cali a moftrare, che 
i rifanamenti iJpiùfovente fon opera 

della 
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della natura, della natura non fol de* 
corpi, che dell’aria, de’ tempi, del¬ 
le ftagioni, degl’infludì, fino de’mor- 
bi iftetfì , ordinati tal fiata dalla.* 
natura mtdefima, per ifgravarfi, cor¬ 
reggerli, confolidarfi,e reftituirfi nel 
meglio. Ma perchèqueftoè un’ope¬ 
rare alla forda, pochi cflcndo, anzi 
pochirtìmi, che comprendano , opof- 
fan comprendere i modi e le vie oc. 
culce e impercettibili dell’ ifteiTa_» > 
quindi ne nafte e trionfa il terzo in¬ 
ganno, che c dicredere operazione^ 
del medico, quella che è della natura , 
ed a lui, e non aderta dar il vanto, 
la lode , ed il premio . Anzi , fog- 
giunge, l’impunità > perche i falli , 
le contumacie , i peggioramenti, e le 
morti medefime a lei, e non a lui afcri- 
vendofi , qual onefià , qual ragione , 
che l’innocente fi condanni, e che pe- 
rifca chi non è, o non può crederli 
reo ? 

Stabilito con ciò, e con altro, che-» 
c g numero innumerabile di medici 
fallì, fi maraviglia il noftro Autore, 

p i6. che ancora non ce ne fia copia maggio¬ 
re , poco c men che poco volendoci 
per far un medico noftro . Mentre-. 

con 
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con nulla intenderfi di buona filosofia , 
di mattematica , di chimica, di noto- 
mia, di botanica, avere (india¬ 
ta nè la diagnojìica , nè la bigiafiica , 
«è /<? [erìKOticaytièla dietetica, «è la 
fìfwlogia, ognuno può metterfi a far il me¬ 
dico. fiche fia vero, diafiun’occhia- 
ta, dic’cgli, aJl’apparato, e come-» 
all’ officina di quantità de’noftri medi¬ 
ci odierni : Qiiattro aforifmi di' Ippo- 
frate , una dozzina di pa(Jì di Galeno, 
alcune poche citazioni di qualche clajjì- 
co tintore , e la nomenclatura di varie 
e diverfe infermità , impiallrata in_* 
capo, e tenuta fu per le dita, ecco tut¬ 
ta la lor teorica; per la pratica poi, 
faper ricettare, prefciìver dueo tre 
medicamenti volgari , ordinare uru 
lavativo, una panattella, e un pomo 
cotto > fé non s’ c più che duro di at¬ 
tica , la gran faccenda per non poter 
adsorbirla in un fiato > Qual dunque^ 
ftupore , fe tuttodì noi la veggiar» 
fra le mani di romiti, di mammane, 
di chirurgi, difpeciali , di ebrei, di 
'faltimbanchi, c di limili? 

Fingunt fe cunfti mcdicos , idiota , 
jacerdos. 

Ju- 
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Judccus, monaci)us, hiftrio, m/or, 

Nè la ragione è sì ofcura , o im¬ 
penetrabile, va dicendo*, prima,per¬ 
chè ci vuol altro , che un gomitolo 
ad un fol filo, perelfere buon medi¬ 
co: e qui lofpiega-, e poi, petchèil 
mondo , come tutto , o quali tutto 
balordo, nè bada, nè può badare-» , 
che al di fuori. L’apparenza dunque, 
che cun’altro inganno, il rapifce-» *, 
con quella pcnfa e determina , e per 
la condotta di efia fceglie, ed apporta 

p- ji.il fuo medico. Quali fieno quelle ap¬ 
parenze , il nollro Autore le va con¬ 
tando ad una ad unai e benché di tal 
inganno ne faccia cafo, noi tien però 
che per nulla in paragon del feguen- 
te. La provvifiondi più medici, fe-# 
l’infermo peggiora, dice, elodimo- 
flra, che è il più terribile, e’l più fu- 
nello di tutti . Miferi , va fclaman- 
do, nè per anche fi fono accorti , che 
nelle tenebre tanto non vegga un'occhio 
folo, come cento, e che la vifta d'utvj 

p.33, medico falfo altro non fia , che uncu 
goffijfma congettura , che quanto più fi 
moltiplica, tanto più la verità rimane 

in- 



Articolo V. 23* 

involta nel bu]o dell1 ignoranza. Ideia¬ 
mo al lettore quel, che ivi foggi unge 
sì di politica, sì di traffico, difrau- 
de, di cabbaia, e d’altro, cheinque- 
fio commerzio di confidile , a cui ac¬ 
compagna gli anniveriar) ddìepurge , 
e le vendemmie dei mali a bella porta 
prolungati, il noftro medico falfo ci 
mefcola , concludendo col Sala_, , 
celebre Galenirta e Profeflore di Pado¬ 
va, che la medicina efl ars illudendì 
mundum , & a qua totus mundus de- 
Itdfus efl. Stupifce però, nè fa com¬ 
patire, come l’uomo, il quale tanto 
fi fpaventa ad un folpetto leggier di 
contagio , fia poi tanto rtupido, che 
lafci correre ed inondar quel de i me¬ 
dici, e che allo fìerminio, che fa il 
falaffo, la ftuffa, i beveraggi, ela_. 
parta de i vefcicanti, non fi rifvegli 
o rifenta, anzi ciripofi e dorma fo- 
pra con approvazione e con gufto. 

Finifce quefto primo Difeorfo, col 
rifponder al dilemma: dunque s’è co¬ 
sì , o che molto iniqui fon coftoro , 
o che molto ignoranti, col renderra. 
gione, perchè la morte fi dipinga con 
la falce, e non anzi da medico, e con 
lancetta in mano, come farebbe più 

prò. 

P 17- 

p.41. 
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proprio *, coll’ aflomigliare a’ Iotteg- 
gianti l’inganno di chi fi trappola ai 
rimbombi, che fi fanno, per un ri- 
fanato; col decorrere degli allucina- 
fnenti d’ una farmacopea, corredati-, 
di mille guazzabuglj , barbari e di 
paefe e di nome, e rnaffimamenteper 
la compofizione del Mitridato o Te¬ 
riaca ? e col trafecolar finalmente, che 
in tante difficoltà , in tante frodi ed 
inganni 1’ uomo ad imitazion de i Ro¬ 
mani non ifcaccj dafeben mille mi¬ 
glia lontani quefìi medici falfi , e non 
fegua ne’ fuoi mali , non confili ti ed 
abbraccj la natura, benigna madre e 
fincera. 

III. Nel fecondo De’difcorfi, ove», 
p ^. prova, efferci la medicim , ma poter 

ognuno ejfer medico di fe medesimo, fta- 
bilito, che fi è, e che ci è in ogni co- 
fa delle create? che fu tenuta da tut¬ 
ti, difefa, applaudita, e fino idola¬ 
trata? fe fu mai contradetta , fcher- 
nita o vilipefa, moftrache non fu la 
medicina, ma il medico, non l’arte, 
ma l’artefice > perchè falfo, indot¬ 
to , e fraudolente. Ma s’ è cosi, co- 

p.fp. me dunque non avremo a fervirci di 
chi la profejfa, maffimamente qualor 

la 
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la Scrittura e la Teologia ce l’ingiun¬ 
gono ? A quella obbiezione , che l’ 
Autore lì fa, fubitamente rifponde; 
Quanto al primo della Scrittura--. , 
non erter mai credibile, che Iddio in 
que’ palli, ove pare che ci obblighi a 
fervircidel medico, voglia intendere 
o dell’ignorante ode! falloi dunque 
bifogna credere , che artolinamente^» 
intender voglia del buono eben’elper- 
to nell’arte-, che, fe del buono e ben’ 
efperto, come non è da dubitare,quan¬ 
do voi avete qualche Scurezza , 0 ri¬ 
velazione , che il voftro medico è ta¬ 
le -, alla buon’ora fervitevene», e fate 
cafo delle intenzioni di Dio. Cosi egli 
conchiude-, mafaoflTervare, elfereId¬ 
dio tanto lontano dal volere» che noi 
crediamo, eilerci nel mondo de’me¬ 
dici veriebuoni, che nell’iftelfo luo¬ 
go, dove ordina di onorarli, minac¬ 
cia tollo al peccatore per uno de’ fuoi 
più tremendi gaftighi , che il farà ca¬ 
dere nelle mani del medico*, Qui de- 
linquit in confpettu e '^us quifecit eum, 
incidet in manus medici . Qual gafti- 
go dunque farebbe farci cadere nelle 
mani di chi può guarirne , e folle- 
varne da’mali, quando ciò forte ve¬ 

ro. 
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ro, chei medici tutti, o quali tutti 
fien buoni? Ma c’è di più. Non ha 
egli Iddio in mano tutti i morbi per 
caligarne, cornei! legge di tanti nel¬ 
la Scrittura? perchè dunque intimo¬ 
rirne con quello, fe non perchè in 
comparazione degli altri è il peggio¬ 
re, c sì peggiore, quanto il male è 

p.6i. più grande, qualora ha faccia di be* 
ne? 

Per lo fecondo poi de’ Teologi , 
P-6>‘ certo chenonviha dubbio, dic’egli, 

efler noi tenuti a non trafcurare ciò 
che concerne alla carità di noi mede- 
fimi i e liccornc Iddio per li mali dell’ 
anima ci ha lafciato un mezzo , che 
li può guarire , qual è il ConfelTore , 
così per quegli del corpo un’altro pu¬ 
re ha voluto, cheli abbia, quale il 
medico. Ma tra lWino e l’altto di 
quelli due medici correndovi quello 
divario , che il primo è infallibile , 
ed il fecondo fallace, pare, che quell’ 
ultimo non ci polla efler impollo, fe 
non con riguardi, che per elfere d’ 
ordinario aldi fopra della portatad’ 
ognuno, in quelle difficoltà il partito 
migliore e più ficuro, è applicarli ad 
un terzo, di’è rimanerfene fenza . 

Che 
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Che fe c’è chi crede, che il fuo tra’ 
medicifia buono, anzi’lmig iore, fa 
vedere ilnoftro Autore, chequefta_. 
[celta comunemente c del genio, e 
3er eflfer del genio farà egualmente fot- 
opoda all' errore , che al pencolo, di 
:ui , benché tardi , non di rado fe 
i* accorge l’infermo, ed è allora prin- 
:ipalmente , che una vecchierella , o 
in contadinello il guariice, o pure la 
ìatura , che operando all’occulta-. , 
nanamente fi cien poi per miraco- 

o. 
E da quefto genio, che ivi gra¬ 

mamente il nodro Autore dipinge, 
noltrandolì al principaldell’all'unto, 
he ognuno può tffer medico di fe flef- 
), dante la gran difficoltà di conolcer- 
e un buono, colla guida de’piùec- 
ellenci filofofi moderni fa vedere , 
uanto più facile lia, che uno conofca 
; Itelfo, la propria natura, il pro¬ 
rio temperamento , compleffione , 
icoltà , eligenze, e difetti, che non 
uò un’efterno e fuori di noi , per 
cifro , acuto, e intelligente che lìa. 
kbbiamo impilili, abbiamo lenii, ab-, 
iamo appetiti , abbiamo voglie , 
bbiamo tedj, naufee, avverlioni, e 

p.O 6. 
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ripugnanze, tutto ordinato dalla na¬ 
tura per conofcer noi Itelfi, e preva¬ 
lercene alleoccafioni. E quando mai 
prevaricaiTero , o ci tradilfero, mo- 
ftra il noftro Autore , il male non ef- 
fer mai tanto, quanto il provvenuto 
da chi non ci conofce, nè meglio di 
npi puòconofcerne. Sicché ftabilifce, 
che dandoli in noi una certa indi vidua* 
le filofofia, ognuno, fe vuol ben ri¬ 
flettere, può non folo clìer medico , 
ma protofilìco di fe ftelfo. 

Ma del non farlo,avvifaper ulti¬ 
mo, che l’inganno fta in credere, i. 
che altri meglio di noi conofce noi 
fleifij 2. che meglio conofce quel che 
ci abbifogna j 3 c che del medico fer¬ 
vendoli tutti, o quali tutti, penfà-* 
che ùa male , fe non fa , nè va facen¬ 
do quel che fan tutti. Ma qui non oc¬ 
corre , cheli replichi ciò, che l’Au¬ 
tore va fuggerendo per abbattere con- 
fequenze si falfe , e Angolarmente.*» 
queft ultima . Diremo iolo , che 
nel fervare quello dilcorfo , caritati¬ 
vamente ci ricorda, che fe conofcetli- 
xno ilrifchio, che corriamo , inab- 
oandonarci nelle mani d’un medico , 
pcnferemmo più a’cafi noftri , vive- 

rem- 
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remmo più regolati , sfugiremmo i 
difordini, non tanto come cagione d’ 
un male , ma come occafioned’ incor¬ 
rere in un peggiore , che c il medi¬ 
co; e quando la disgrazia , l’acciden¬ 
te , o che che fiaci butcafle infermi 
in un letto, faremmo ricorfo alla na¬ 
tura, fola direttrice , governatrice e 
curatrice, come fi vede palpabilmen¬ 
te , di tutto il genere animalefco. 

IV. Nel terzo Difcorfo trattando il 
poftro Sig. Dottor Gazola della diffi¬ 
coltà della medicina , e dell'inganno p. 
deìle più famofe fette de' medici, e par¬ 
ticolarmente de dommatici e fegua- 
ci degli Antichi, fui bel principio , 
Angolarmente coll’ autorità d’ Ippo- 
crate , ftabilifce la prima di quelle-* 
propofizioni, a cui tolto aggiunge la 
prima ragione , tolta dall’ ifìelfo Ip- 
pocrate e Galeno , cioè, che V arte è 
lunga , e la vita breve -, e, che per 
lunga che fofle ancora la vita, quan¬ 
to la chimerica de’ Pitagorici, difte- 
fa come all’ infinito per la iralmigra- 
zione delle anime , tanto è profonda, 
dilatata , epocomen che {terminabile 
quefta fcienza , che in capo, le fi può 
dire, di tanto tempo appena s’arrive¬ 

rebbe 
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rebbe ad attingerla , non che ad ap¬ 
prenderla perfettamente. E per me¬ 
glio far concepire il forte di così gran 
verità, piglia in mano e confiderà le 
arti puramente meccaniche , come-» 

P 88- la pittura e la fìatuaria, c ci fa pon¬ 
derare, che, fe quelle, le quali li ag¬ 
girano al fine circa cofe vifibili, e in¬ 
torno ad oggetti fottopofti rigorofa- 
mente alla fola giurildizione del ien- 
fo, per altro si ardile ad imparare-» 
riefcono , che Tariffimi lono que’ Zeli¬ 
li, ePraffiteli, 1 quali appieno le han 
confcguice ; che farà , die’egli , del 
compimento de mali, le cui cagioni fo¬ 
no sì occulte, come profondi & incom- 
prenjtbUi gli mifler] della naturaìQuin¬ 
di non ci dee gran fatto parere ItrandJ 
che non poche nazioni, vedendo uo¬ 
mini a lor giudicio in quella feienza 
eccellenti, gli avefiero poi per non_. 
uomini, ma per Iddii, ed a loro,co¬ 
me a tali, ergelferotempj,efabbricaf- 
fero altari. 

Avvalora quell’ iftefTa ragione con 
altra più lenfibiie, e dell’ iltefia ma¬ 
ceria , dicendo , non efierci maggior 
dimoftrazione per far conolcere la_» 
malagevolezza di quell’ arte, che ri¬ 

ero- 
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trovandoli tanti e cantiche la profef- 
^no> e profetarono, d’un folo non 
fi può dire, che 1 abbia a perfezione 
Conleguica , e che tuttavia non fi ri¬ 
manga in quelmedefimo bujo, chee 
fin da principio fi ritrovò. Imperoc¬ 
ché di quelle tre fette, le quali parti¬ 
colarmente fi fegnalarono in promo¬ 
verla, e inavanzarla, cioè Vempiri¬ 
ca, la metodica, e la dommatica._* *, 
nc pur una vi fu che da vicino la col¬ 
pite , ma tutte e tre traviando , 
finalmente conobbero , che difeo- 
ililfime rimaneano dai qua\tuto,cito, 
& jjucunde curare, che fa fetenza del 
-vero medico. La empirica, a cui s’ 
aggiunge la chimica, co’fuoi fegreti 
e fpecifici, perche* affidata nella fola 
fpenenza,di cui per le tante e varie cir- 
collanze non c’è nulla dipiù varice fal¬ 
lace nel mondo, prelente alla perfine 
il proprio inganno , poiché trovò , 
cheiquel, che è buono per l'uno, per 
1 altro o non e buono, ode un mal 
politi vo . La metodica poi , perchè 
Ila fidamente fu certi cali generici , 
nè mai difeendea fpeciali, come, non 
ctendo icomune ,.ma fingolare in_, 
ognuno fi i fleto male, e le umane in- 

T omo XXVII. L difpo- 



14rl Glorn. jdr’ Letterati 
difpofizioni preffochè innumerabili e 
incomprenfibili , può mai e potè per 

l’addietro indirizzarli, non che col¬ 
pire nelfegno ? La dommatica final- 

P94. mente, che alle altre due fuccedette, 
ancorchéfembri ragionevole, perchè 
c Tua guida la tìfica, fondata eflfendo 
in fuppofti , ed in fuppofìi ancora.» 
falli , come fono i quattro principi 
naturali, il ternario degli fpiriti, il 
quadernario degli umori , lo ftagna- 
mento del fangue , le facolta efpel- 

'P?'6. lenti, maturanti , attraenti, e fimi- 
li , più d* ognuna fi oppone al vero 
metodo di medicare, e il Galenica , 
che la profefia, curi medico, che , 
tuttoché fi vanti d’ elfer razionale > 
è più di tutti irragionevole, ne fa^ 
discorrere fanamente. 

Così il nofìro Autore, cheli ride 
c beffa di coloro, i quali perfuadonfi , 
che quelle dottrine, per elTered’Ip_ 

p.97. pocrate, o di Galeno , e fieno real_ 
mente vere , e lo debban’ elfere anco 
ra necefiariamente > come gliantich- 
foflfero fiati gente infallibile, edimoi 
derni fallace*, faccendo vedere, che i- 
tanto vale 1* autorità , in quanto elln 
s’accorda con la ragione, e non pitia 

An 
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Anzi mofìrando, chela filofofia è li- p?S. 
hera, o almeno dee eflerla ; e che^, 
noi, quanto gli antichi, lìafnocapa¬ 
ci d’inventare , per a vere un’iileflTo 
intelletto, un’illesa ragione, ed uà 
difcorfo medesimo, allolve congiufti- 
zia i nofìri buoni antenati , le tra- 
viaron dal vero , e come primi , e 
perchè in tempi di tenebre > ma non 
può condonarla a coloro dell’età no- 
flra , come doppiamente colpevoli , 
i quali in tanta luce di moderne veri- PW 
tà iìeguono ciecamente , e rabbiofa- 
anente difendono degli errori, che_* 
gli antichi medcfimi, fe rornaflfero in 
-vita 3 lenza vergognarli punto cancel¬ 
lerebbero da’loro libri, e da’ noftri ap¬ 
prenderebbero a correggerli e ad ifìru- 
irfi. 

Non riferiremo qui altre e limili 
cole, che il noltro Autore va dicen¬ 
do circa il foggctto medelimo, per¬ 
che note e chiare da fe itclfe, avve¬ 
gnaché profittevoli e degne di doverli 
fapere ; come altresì non direm nul¬ 
la, per efler brevi, intorno a quello^10*1 
che avanza fu la reftrizione c la Ile-» 
fa di quella autorità degli antichi i 
circa la limitazipne e vantaggio d*l 

L 2 du- 
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dubitare nell’ ifteflè cofe di tìfica e 
medicina *, intorno alla prudenza fi- 
lofofica, a’ confini dell' eftimazione , 
al difcernimento dei cattivi libri da i 
buoni *, e per quel che dice della com- 
pafiìonevole necetfìtà, o fia difgrazia 
degli uomini in doverli contentare-» , 
che li loro medici fumo li meno catti- 
vii e ricevere il manco maleperfom- 
mo bene . Ma ritornando con elfo lui 
al filo dell’ argomento, avanti di tor¬ 
nare all* efame delle ragioni de’ dom¬ 
inatici , alla difcufiìon delle caufe , 
per le quali non s’ è avanzato in co¬ 
gnizione e certezza il lor metodo, e 
di fuggerire la preferenza delia me¬ 
dicina fondata fu le olfervazioni e 
fperienzea quante mai fi fono inven¬ 
tate ed inventare fi p offa no > com- 
pifce quello paragrafo, che Ùippofte 
vere e indilputabili le cofe dette da 
lui fu la grande e fomma difficoltà, 
di acqui ila re tante perfezioni, chea 
cofìituire un vero medico fi richieg- 

f. ioj gono , chi ma potrà credere tanta per- 
fettone nel di lui medico , quanta fia 
mtftiere per [apere beh medicare ì 

fi perche molto li preme , che-* 
cialchedun concepisca nettamente-* 

quella 
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qucfìa verità, effendo fcritto queffo 
libro per tutti, con una fimiJitudine 
dozzinale vuole che infino 1’ idiota— 
n<^ comprenda la Tua evidenza, di¬ 
cendo , che fe a formare unafcarpa , 
che fempre calzi così bene il pielite » 
che ella non fia tròppo lunga o corta , 
troppo larga o troppo ftretta s un’uo¬ 
mo diffìcilmente y arriva con l’ap¬ 
plicazione di tutta la fua vita j che 
fara per chi ci taglia indolfo una ricet. 
ta, la qual ricérca cognizioni infilai, 
tamente luperioria quelle di forma¬ 
re una fcarpa, ficchèfii per l’appun¬ 
to nel fegno delie noftrc infermità , 
; fempre, oquali fempre lerifani ) 
B pure vedendoli, che più fadlmen- 
:e~acquifta il nome di eccellente uru* 
nedico, che di perito un calzolafo, 
lice, che la ragione lì è, perche ba{la , 
;h^ il medico preoccupi con Tappa-p^o* 
enza, elTendo pochi, i quali abbia¬ 
lo tanta cognizione da poterlo giu- 
licarc per quel che egli è, là dove 
>er calzolajo, elTendo giudice il fen- 
ò, a cui, le non c ftupido, chi che 
ia può arrivare, e ci arriva, la co- 
à c molto diverfa. Quindi nota_^ , 
he il medico più facilmente di quell’ 
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artefice può gabbare il- mondo , di¬ 
pendendo 1’ efler di medico più dalla 
credulità, dalla fède, e dalla opinio¬ 
ne degli uomini, che dalla cognizio¬ 
ne *, mentre all’ artefice non è tanto 
riufcibile l’inganno , eflendo la co¬ 
gnizione ed il fenfo alla portata d’ 
ognuno. 

Or rivenendo a’ dominatici, da’ quà- 
P*107 li contrailfin qui detto opporiendófi 

la felicità delle cure de’Jor macftrilp- 
pocrate e Galeno,credefi d’aver in_» 
pugno argomento da poter chiuder la 
bocca al noftro Autore, rifponde con 
le parole di Celfo cola, com’ ei fìeflò 
il confefsa > che a prima vifta fem- 
bra un grandijjìmo paradojjo, cioè che 
pofsono efser falfe le lor dottrine, e 
con tutto ciò aver faputo quegli me- 

P*10 dicare. E la ragione fi c, perchè la_* 
lór medicina incominciò e pròfeguì 
dàlia fperienza, e fi compì e termi¬ 
nò con la dottrina ;, che vuol dire , 
furono prima medici pratici, che teo¬ 
rici . Laonde può efser vera la loro 
pratica , perchè fondata fu la fperien¬ 
za, e falfa la lor dottrina , perchè 
dedotta da principi altrettanto falla¬ 
ci, che fai fi . Ma i moderni Galeni- 
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ci ai rovefcio de’Jor maeftri, appren¬ 
dendo prima le lor dottrine, e poi la 
pratica, e quella deducendoda quel¬ 
le, è incontraftabile, che la lor prati¬ 
ca , come fondata fopra una falfa, o 
fallace teorica, ed è, e farà femprep.n® 
fallace,pregiudiciale, e funefta. E qui 
punto non fi maraviglia, come al di¬ 
vario delle altre feienze la medicina 
galenica non fiali finor avanzata , nè 
dato pure per avanzare un folpalfo ; 
attefochè il fuo metodo , per efifere 
tutto retrogrado, non cammina per 
que’principj, che fon neceflarje co¬ 
muni a tutte le altre feienze. Quin¬ 
di n’ c forta la varietà e diferepan- 
za delle fette, la perniciofa viziofità 
delle quali, per edere la verità una-, 
fola , anche a colui, che non ha oc¬ 
chi, è vifibile . Ed allora dice, che 
molto ben fe n’accorfe, quando feo- 
perto il morbo gallico , fe il legno 
fanto , T unzion del mercurio , 
e molti altri fegreti non la foccorrea-P-1 
no, vide, che la lor teorica poco val- 
fe, perchè faceva ragione una falla- 
ciflima congettura, e feienzapofitiva 
un’immaginaria ipotefi. 

Moftra poi, quanto fiaridicola ep.nj 
• L 4 fru- 



14S Giorn. db* Lbttbrati 

ffuftranea la fatica di coloro, i quali 
pretendono conciliatele opinioni mo¬ 
derne con le antiche > come riefca illa- 
queato e nocevole il lavoro de’fiioi 
cementatori ed interpetrij e che per 
lo meglio degli «omini farebbe flato, 

p.u é.che fola regnaffe la fetta empirica-*, 
non eflfendoci al mondo più ficuro 
maeftro della fperieoza, che fu la-* 
medicina degli Egizj, come , al pre- 
fente de’ C indi* c per edere la prova 
nelle arti congetturali quella fola-. , 
che decide ogni difpuca. Finifce quello 

P-,I7'Difcorfo con ricalcarci! fuddectopa¬ 
rere, volendo che $’ attenda alle vo¬ 
ci delia natura, e non alle noftre,difcor- 
di, mute, ed ingannevoli : Per quella 
via delle olfervazioni elferfi avveduti 
edifingannati i moderni ; c per quella 
pure Galeno medefimo, il quale ha-» 
riconofciuto, che le malattie non fo¬ 
no > che deviamenti dalla medefima , 
ha faputo conofcere il fuo vero fille- 
ma ; avvifando per ultimo , che fo- 

*'lzo'pra tutto dobbiamo rammentarci la fa¬ 
cilità , onde pojjìamo rcflar ingannati, 
e lafciar in qualfivoglia infermità ope¬ 
rare da fe medefima la natura , fonu 
Winìftrandole li meno rimedi, che fia 
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poffìbile, cioè que foli > de' quali ab¬ 
biamo avuto più replicate fperienze , 
e di fervirfi ancora fedamente di que* 
medici , giufta il fentimento ezian¬ 
dio d’un’avvedutiflìmo fìlofofo mo¬ 
derno , che cucce le cofe anzidecce di 
praticare appuntino con cucca religio¬ 
sità fian valevoli . 

V. Il quarto de’ Difcorfi, nel quale 
fi contengono alcuni avvertimeati per 
vivere e confervare molto tempo leu 
falute , effondo cucco directo , come 
dal titolo apparifee , a dar precetti 
per confery^zion della vita , c forfè 
il più importante di quanti v’abbia», 
in quefta dotta Raccolta . A queftol,Ils 
dunque il degno Autore premette un* 
introduzione, in cui dimoftra , che 
quell’ ifteflo defiderio, il quale ci fa 
fmaniare di un viver lungo, e di una fa- 
nità non interrotta, egli c il noftro 
traditore e (icario, perche ci ha con¬ 
dotti a cercare per appagarlo cofe in- 
falubri e perniciofe -, che la brevità 
della vita , da cui con noftro grave 
rammarico vediamo, che andavano 
efenti i primi noftri progenitori, nonp.i^ 
>*c renduta cale, fe non perche fi c 
cangiato modo di vivere , e perchè 

L 5 il 
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- il vizio > mafiìmamentè con le cra¬ 
pule e l’ozio , l’ha tutta guada-. » 
contaminata e d i fi rutta -, e che final¬ 
mente non è che pura follia , voler 
rimediare a gli effetti , come fi fa , 

P-1»5-lenza levar le caufe dèi male , che 
fono i vizj e i difordini, effendo eguali 
mente imponìbile, ejfere viziof e fo¬ 
ni , foddisfare alla gola, all’ oziagli 
appetiti, e nello flefio tempo goder uno 

% 6 perfetta fai ut e, e vivere lungamente » 
Che, fe ali’ efempio de i bruti, i qua¬ 
li , perchè fempre regolati, vivono 
fani, e campano una vita fempre uni¬ 
forme, nè mai , per quel che fi fa 
minorata,noi pure feguifiìmolo fteffo 
dettame , togliendo principalmente 
gli abufi e gli fcrupoli, ne confegui* 
remmo in buona parte quel fine, che 
per goderla fana e prolungata , sì fèr¬ 
vidamente cerchiamo. 

Ciò fuppofto, per meglio in fin ila¬ 
re le fue iftruzioni, comincia ad in¬ 
formarci del corpo umano , confide- 
ràndo particolarmente la materia ed 
il mota», coirne fuoi principi, edeferi- 
vendone le qualità , gli uffic], e le 
pafiìoni.. E ftabilito , che la noftra__. 
vita confido nella debita circolazione 

e 
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e rirtauraziope del Sangue , efeguita 
dal cibo e dal Varia col benefìcio de i 
due condotti Trachea ed Efofago > en¬ 
tra- tofìo a divifare le fonti, cheque* 
due nortri alimenti pofsono alterare e 
fconvolgere , per indi pofeia prescri¬ 
verne i ripari egli antidoti, volendo 
che qualora noi refpireremo un5 aria 
Salubre, ci alimenteremo con buone 
vivande, e dal corpo ne Sortirà qua¬ 
lunque eferemento, con querte/recir- 
cortanze prolungherartì parimente la 
vita, e s! averàcontinua quella Salu¬ 
te , cui tanto ricercatamente anelia¬ 
mo. Eprincipiando dall* ir/*, lacuiP-^3* 
efsenza e natura conforme la filoSofia 
de’moderni deferive, ficcome ella c 
il principaliflìmo mezzo, pel quale fi 
vive, e la cagione altresì di que’ tan¬ 
ti mali, che il noftro corpo invertisco¬ 
no y così egli va dicendo , che da_.pI3* 
quefto ambiente , in cui neceSsaria- 
mence dobbiam vivere, in due ma¬ 
niere portiamo rimaner offert, o me¬ 
diante il contatto eflrinfeco ,0 median¬ 
te la refpir azione > viziandosi que fi a. 
con aere di luoghi paludort , ed eSa- 
lanti per le cavità Sotterranee peifimi 
effluvi, e Quello , coftipata la cute , 

L G fac- 
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faccendo retroceder nel fangue gli efcre- 
menti della espirazione . Non po- 

P- *35-tcndofi dunque impedire, che 1’ aert 
ad ogni momento non fi trangugi, e 
con ciò derivando, fe peffimo, quali 
la maggior parte de i noftri morbi , 
come ancora lo riconobbe Ippocrate 
nel fuo libro de flatibus > il vivere lot¬ 
to clima temperato, e in luoghi, ove 
fian prati, colline e campagne fertili 

P,,?6di piante lalutevoli, ne farà uno de* 
fuoi principali rimedj j ficcome per 
le altre mutazioni o cangiamenti del 
medefimo, un’ efatto e buon governo 
della vita ci preferverà non poco da* 

finali , che ci fovraftano . A quéftò 
regolato modo di vivere fideonaferi- 
vere d’ordinario le imprelfioni , che 
in molti ncn c folitodi fare un con¬ 
tagio j come al difordinato per op- 
pofto, quelle che offendono, e fanno 
ftragi. E perche dall’ incoftanza dell* 

p>I58.ificlso, per cui egli alla giornata ne 
contrae molti e diverli flati ofserva- 
biii , ancora più ne procedono delle 
fenfazioni nel corpo umano , che gli 
fconcertan gli umori , con alle vol¬ 
te alterarli tanto , ficchc divengane 
merbofi i un termometro può cfsere 

la 
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la noftra regola, per cautelarli quan¬ 
to prudentemente all’ efigenza fi può 
concedere , fenza peccar in fover- 
chio, o in eiattezza troppo fervile e 
fcrupolofa. 

Quindi pacando dall’ aere al cibo ,p .140, 
per Scoprirne i Tuoi nocumenti, con¬ 
fiderà, che tré fono le cofe, le quali 
per T cfofago entrano nel noftro cor¬ 
po, cioè alimenti, medicine, e vele¬ 
ni . E lafciando a parte gli ultimi , 
attefochè non può credere, che ruo¬ 
tilo, fe non c pazzo affatto , poffa-» 
mai de’ medefimi volontariamente ci¬ 
barli > vien’ancora il nofiro Autore a 
sbrigarli con brevità de'llè feconde , 
che fono le medicine , avvifando , 
che abbaftanza ne ha favellato ne’ 
Difcorfi antecedenti , a bella polla-* 
premetti per tempeftivamente arma¬ 
re 1’ uorhp mentre poco gioverebbe- 
una vita Vegolatiffima , qualora poi 
fi delTe in un medico , il quale ce 1* 
avelTe co’farmaci a rovinare, od a to¬ 
gliere . Ma circa l’efame de’ cibi ,p.i41l 
nella foftanza de’ quali altra maligni¬ 
tà non ci difeopre, che V ingordigia, 
od il mal’ ufo dell’ uomo » per effer’ 
egli il noftro cottidiano alimento , e 

per 
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per confequenza - il più importante di 
iapere,acciocchè fe ne tragga poi le mi- 
fine da regolarci:, giudica prima ne- 
ceflario di dover dar contezza delie 
diverfe opinioni , che tra’ filosofi e 
medici dell,’ antica fcuola vertifeo- 
no circa il? modo di concuocerfi 
nello ftomaco le vivande , di prepa¬ 
rarle in chilo, e di digerirle . E ri¬ 
trovando , che tre particolarmente fo¬ 
no le opinioni di coftoro, cioè, i.o 
che fi faccia la digeftione per via d* 
un calore innato', z. o per mezzo del 
caldo delle vivande *, 3.0 eziandio per 
un < freddo » che le colliqui > certa co- 
fa è, dice il nofiro Signor Dottor Ga- 
zola , che tutti e tre quelli modi fo¬ 
no chimere di chi vaneggia anche 
ad octhi aperti , e vegliando. Impe¬ 
rocché , fefalle cofa vera ifmodo pri¬ 
mo, tra le altre ragioniche adduce, 

P-l44-gli abftemj, i quali non ottante il lo¬ 
ro bere Tempre acqua, e mangiano e 
digerirono più degli altri , la fareb- 
bono molto male con quella fredda , 
benché calorifica, ipocefi. E così decor¬ 
rendo deir altre due , che ancora più 

^ ‘46 della prima giudica filfe e infofìenta- 
bili , approva fedamente e ftabilifce 

- quella 
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quella de’ moderni anatomici , i qua¬ 
li coftitnifcono l’operazion del con¬ 
cuocere e digerire in un certo liquore 
di fapor acido, che ordinariamente fi 
ritrova nello ftomaco, e da cui, per 
cfser egli un mefìruo diflolvente po~ 
tentilììrho, s ammoilifcono, macera¬ 
gli » è riduconfi le cole mangiate in 
chilo j e di chilo in tiudrìmento per¬ 
fetto. Oflerva intanto , che fecondo 
le qualità di quello agente tanto am¬ 
mirabile, il ciba , che Tempre c fa- 
lutevole, diventando chilo o buono o 
reo, ne fa pure, che rifulti o reo o 
buono il nudrimento, e per illazione 
indifpcnfabile, o buona o rea la fani- 
tà. E che ciò fiavero, il noftro Au¬ 
tore ne dà ragioni ed efempj, per lip.i^^ 
quali ferribra di aver pienamente fod- 
disfatto alla materia y mofìrando fra 
le altre cofe gli ftrani accidenti, che 
egli fuol partorire > e concludendo , 
che tuttala noftrafalute dipende dal¬ 
la buona condizione di quello sì ne- 
ceffario fermento . Segno dunque , 
che non. fi abbia un fermento difetto- 
fo, e digerifeafi perfettamente , an¬ 
cora dagli ammalati e cagionevoli , 
c il ruttare, l'appetire, ed il guftare 

• • 
i ci- 
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per confequenza il pia importante di 
iapere,acciocchè fe ne tragga poi le mU 
line da regolarci} giudica prima ne- 
ceflario di dover dar contezza delie 
diverfe opinioni , che tra’ filofofi9 
medici dell,' antica fcuola vertifeo- 
no circa il; modo di concuocerfi 
nello ftomaco le vivande 5 di prepa¬ 
rarle in chilo, e di digerirle . E ri¬ 
trovando > che tre particolarmente fo¬ 
no le opinioni di colloro, cioè, 1.0 
che fi faccia la digelìione per via d* 
un calore innato", 1.0 per mezzo del 
caldo delle vivande, 3.0 eziandio per 
un. freddo , che le colliqui > certa co¬ 
la è, dice il noflro Signor Dottor Ga- 
zola , che tutti e tre quelli modi fo¬ 
no chimere di chi vaneggia anche 
ad ocelli aperti , e vegliando. Impe¬ 
rocché, fe folle cofa vera il .modo pri¬ 
mo, tra le altre ragioniche adduce, 

P-i44-gli abftemj, i quali non olfante il lo¬ 
ro bere fempre acqua , e mangiano e 
digerifeono più degli altri , la fareb- 
bono molto male con quella fredda , 
benché calorifica, ipocefi. E cosi decor¬ 
rendo delle altre due , che ancora più 

p ‘46 della prima giudica filfe e infoflcnta- 
bili » approva folamence e flabilifce 

- quella 
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quella de’ moddrni anatomici, i qua¬ 
li coftitnifcono l’operazion del con¬ 
cuocere e digerire in un certo liquore 
di fapor acido, che ordinariamente fi 
ritrova nello ftomaco, e da cui, per 
efser egli un meftruo diflolvente po- 
tentifììrho, s’ammollifcono, macera¬ 
tili , 6 .ridoconfi le cole mangiate in 
chilo , e di chilo in nudrimento per¬ 
fetto. Oflèrva intanto , che fecondo 
le qualità di quefto agente tanto am¬ 
mirabile, il ciba , che l'empre c fa- 
lutevole, diventando chilo o buono o 
reo, ne fa pure , che rifulti o reo o 
buono il nudrimento, e per illazione 
indifpcnfabile, o buona o rea la fani- 
tà. E che ciò fiavero, il noftro Au¬ 
tore ne dà ragioni ed efempj, per lip 
quali ferribra di aver pienamente fod- 
disfatto alla materia *, moftrando fra 
le altre cole gli ftrani accidenti, che 
egli fuol partorire > e concludendo , 
che tuttala noftra falute dipende dal¬ 
la buona condizione di quefto sì ne- 
ceffario fermento . Segno dunque % 
che non fi abbia un fermento difetto- 
jfo > e digeriscali perfettamente , an¬ 
cora dagli ammalati e cagionevoli > 
c il ruttare , l’appetire, ed il guftare 

« • 

1 ci- 
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P i 5 » .cibi : ma l'opra tutto l’efler famelico, 

edaver brama ardentiflìma di sfamarli, 
Ora venendo a’prefervativi e cor- 

p.ifrettivi di quello fugo tanto importan¬ 
te, con due piccoli avvertimenti, da 
Ippocrate raccomandati in uno de’ 
fuoi Aforifmi, pretende il noftro Au¬ 
tore , che lì confervi e rimedj a que¬ 
llo noftro fermento, cioè con h Dieta, 
e con l'Efercizio, che fono come i due 
poli maeftri , su’ quali li fonda e li 
aggira la fanità e la lunghezza del 
vivere . E per la prima fa fapere , 
che generalmente parlando, ,non cc 
comeftibile al mondo, che di fua na¬ 
tura lia cattivo e malefico, echefo- 
lamente la replezione c nociva e bia- 
fimevole*, dovendo però lafperienza 
far la feelta di ciò che giova, col ri¬ 
buttare i folletichi, per non reftar 
ingannati. Il partir dunque con fame 
dalle menfe, o il lafciarlecon ven¬ 
tre pieno e fatollo , c il più certo 
pronoftico, di quanto o di bene o di 
male polliamo fperare per la falute , 
e prolungazion della vita. Che però 
la Dieta , pqrchè difereta e ragio¬ 
nevole, comò quella , che non affo-, 
ga, o divertifee il fermento, col far 

che 
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che fucceda un buon chilo , e con 
ciò il fanguc non fi vizj, mantiene 
ir. concerto , c libera da’ morbi il 
corpo animato. > 

Per V Eferci^io poi, che è l’altro 
Òe* mezzi fuggcritici per confervar- 
he vegeti e profperoli, .il noftroSig. 
Dottor Giqfeppe non crede mai, che 
polla dirfene ,tànto., che baftr , per 
commendarne appieno la neceflità , 
e 1 vantaggio. E pigliando argomen¬ 
to dagli agricoltori, i quali col Tem¬ 
pre affaticarli , nulladimeno li veg- 
gon Tempre più Tani, e meno infer¬ 
micci de cittadini, ozioli, fedentar j, 
ed applicati ; la madama delle utilità, 
che da elfo ne ridonda, Te però mo¬ 
derato e piacevole , fi è la cribrazio- 
ne e purificamento del fangue, per cui 
piu agevolmente li libera il corpo 
umano da gli eferementi . Per otte¬ 
nere il qual beneficio, comel’impor- 
tantillìmo di qualunque mai li può cre¬ 
dere, moftra, che la natura fu sì ge- 
lofa e si provvida > mentre non conten¬ 
ta di fabbricare nell’uomo alcune ftrà- 
de appoftate per ifgravarfcne, volle 
parimente per cacciarfcli da dolfo » 
aprirne tante altre > quanti fono i 
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fori e leporofitàdella cute. Che pe¬ 
rò provando la ftatica , che di otto 
libre di cibo, per cagion d’efempioj 
il quale può mangiarli dall’ uomo in 
un giorno, cinque almeno né trafpi- 
rano per li fuddetti canali, e le al¬ 
tre tre fi tramandano per li confueti 
efcretorj > quantofia^idunquc' impor¬ 
tante per Lrfalitte ,sfir che un mo? 
derato efercifcio tenga in ubbidienza 
quelle funzioni , penfa che ognun Io 
vegga e lo palpi. Chiude perciò que¬ 
llo Difcorfo con ricordarci , che ol¬ 
tre a tutto il già detto altre caufe ci 
fono, dalle quali fi perturba e fcon- 

p.ijS.volgeT armonia di quello nollromi- 
crocofmo ;• e quelle fon le pajjioni del- 
Y animo, per medicare le quali doven¬ 
do noi ricorrere ad altra fcienza, che 
non c la medica y non ollante ci ap¬ 
prende, che .la ragione e la pruden¬ 
za , ficcome può difcipiitiarle , così 
dee alle occafioni correggerle, e por lo¬ 
ro un freno. ., i, . in t . j 

VI. Nel quinto ed ultimo de’Difcor- 
’l6l,fi > ove cerca. Se fi a meglio valer fi 

p.i6j de' Medici moderni,ode Galenfti, ben- 
p. 16*.chc raffembri un talpalio a prihia'Vi-i 

Ha fcabrofo , il nollro Autore lui bèl 
prin- 
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principio non ha tema di aderire, che, 
s’ei dovelfe parlare in alcune parti 
del mondo, ove la fola verità fi ri¬ 
ceve , il dubbio a queft’ ora farebbe 
lenza raggiramenti fventato \ ma che 
per alcune città > nelle quali tuttavia 

regna /’ inganno , e trionfa la mali* 

X,iofa ignoranza, il dar a credere , 
che il moderno tra’medici c di gran 
lunga preferibile al Galenica , c co¬ 
me un voler dimoftrare , che 1’ ac¬ 
qua corre all’indietro. Pofciache ve¬ 
nendoli a fcreditare una fetta , il cui 
buon nome è di già in polfeflo per 
fecoli nella pubblica eftimaziòne; la 
corrente de gli uomini , quibus non 

iudicium , non veritas, non diferimen, 

non ratio , non intclleffus, farà fem- 
pre imponibili tata per le ragioniche 
adduce, adifalvearfi dalle antiche opi¬ 
nioni , e ftarà fempre ferma in non 
volere abbracciare una novità , che 
(lima per tanti capi una fola . Con 
tutto ciò il noftro faggio Scrittore, 
nulla maravigliandoli dell’ inganno 
del popolo, perchè provvedente da 
cecità e pafiìone, ma bensì non poco 
dibattendo fe fteifo in fapere , che 
la fperienza di tanto tempo non ab¬ 

bia 
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bia il mondo , che è piu .capace , 
difingannato > quantunque ammetta, 
che per avvederli e ritrattarli non po¬ 
ca fcienza e morale ci debba concor¬ 
rere , ciò che non c d’ognuno •> egli 
tanto fenfibilmente pretende di far a 
chiunque conolcere col puro efame 

p.i6y.del medicare d’entrambi, che il Ga¬ 
lenica c un medico felfo,e che tra’ me¬ 
dici il neoterico folo c preferibile , 
quanto penfa, che fia una dèlie verità 
più evidenti e più note la prodotta e 
ventilata da lui. E per procedere con 
qualche ordine, Cima che convene¬ 
vole fia di prima togliere ali’Awer- 
fario gli obbietti, il primo de’ quali 
c quello d’efiferfi praticato così per 
molti fecoli addietro j e l’altro, che 
medicati altre volte in tal guifa, per¬ 
chè guariti, parer loro pazzia voler 
fidarli d’un nuovo. 

Non ottante, che quelle difficoltà , 
P-l67*lequali all’ idiota fon di granpefo , 

68 alNntendente riefeano frivole, ilno- 
'ttro Sig.Dottor Gazola fi mette a com¬ 
batterle vivamente, come fi può ve¬ 
dere alle carte accennate nel margine, 
calcando lingolarmente fu quella par¬ 

ate , che fembra più ragionevole dell* 
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effer uno altre volte guarito per me%- 
zo del Galenifta, col far vedere anche 
a lenfo una proporzione si fatta per 
ogni lato fallace Ma inoltrandoli 
nell’aflunto, affine di appagare chi 
ha miglior diferetiva, prende a con-pA7lt 
fiderare il forte delle ragioni, perle 
quali crede veriffima la fua fentenza, 
e favella così : Egli ha da effere /H-p.171. 

contraftabile, che que' medici faranno 
li migliori, che più intendono , e piu 
conoscono la frattura dell'umano indi, 
viduo, quelli che fanno rendere la ra¬ 
gione del loro operare , che più appa¬ 
gano l intelletto, e meglio di ogni al¬ 
tro awifano i bifogni de’poveri infer¬ 
mi > con faper più a proposto fommi- 
mftrarli ciò , cui ricerca il loro ma¬ 
le, petchè ben prefto riabbiano labra¬ 
mata falute -, 'Hiente di qucflopuò fa¬ 
re chi non è moderno ; Dunque , ec. 
Così egli . Or per provare la fe¬ 
conda parte di queftò argomento , 
che le fcuole chiamerebbon minore , 
efsendo incontraftabile, corri’ egli dice, 
nè fi può negare , la prima j non 
manca di far vedere , che fri tutti 
que’ varj accompagnamenti di dottri¬ 
ne -, co’ quali il medico moder¬ 

no 
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no fi dirige, con modofpeciale'we» 
affili ito da tanti nuovi difcoprimcnti 
anatomici, dalle dimofir azioni di una 
ben fondata meccanica , da tanti lu¬ 
mi della nuova fperimentale filojofìa , 
dall’ efficacia de remedj chimici > dall' 
ufo de perfettiffimi microfcop], con cui 
avviva ad ifpiave fino la figura delle 
menome pavticclle , onde compongonft 
i mifti. Ma chi non vede , l'oggi un¬ 
ge , che fenza l'affiftenza di cotanto 
neceffarie cognizioni , delle quali c 
privo il medico Galenifta, egli è un 
medicare alla cieca, & il fervirfi di 
tali medici un metter a rifchio la 
propria vita,, o un cercare più ma¬ 
le di quello , di cui vorremmo li¬ 
berarci ? 

E qui proteftando faggiamenjtQ 1’ 
Autore di non voler confutare le teo¬ 
rie de’ Galenici , quantunque ciò lo 
confideriper lo più terribile de’ di- 
fìruttivi di un tal metodo, equefto, 
perchè farebbe un tornare a infipi- 
damente ripetere quel chec ftato fat¬ 
to da tanti eccellentiffimi uomini con 
tanta lor gloria in tanti dotti volu- 

j fi determina però a voler difin- 
gannare certuni > a’quali non può en¬ 

trar 
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trar in cervello , come porta il mondo 
elferfì canto follemente per l'addietro 
abbacinato e del ufo,. Per eftirpare 
quello miferabile ingaóno , non iod- 
disfatto iolamente il noftro Autore 
di feoprirne 1’ origine, che fa confi- 
fiere nell’ ignoranza , nell’ interefsc , 
e nella malizia de* ProfeUòri medeli- 
mi» come baftantemente il dimoftrai 
viene ancora per fuo credere a rive¬ 
lare, per dir così, le vergogne di que¬ 
lla pratica , faccendo vedere , che V 
autorità di quegli antichi maeftri , 
come Ippocrate e Galeno, fu la qua¬ 
le s’ appoggia , e che in tutti i cali, 
fe non c lenfata e ragionevole, può 
rigettarli con queU’iftcrta franchezàaq, 
con cui vien addotta *, in foftanza non 
c,che un’ artificio per guadagnarli quel 
credito, che per altro larebbe fiato lor 
malagevole di poter confeguire . PerP-W 
altro, fe averterò a cuore i Galeni- 
fti le dottrine di quelli uomini ve¬ 
ramente grandi , non fi opinerebbe¬ 
ro al contrario de’ moderni, feguaci 
folaroente della ragione e della fpe- 
rienza, ^debilitare co’lor rimedj la 
natura ne’ principi de’ morbi > ma 
proccurerebbono di mantenerla in for- 
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ze , e di foccorrerla a propafito, coi¬ 
rne infegnarono quegli. Perciò lafce*. 
rebbono a parte , anzi getterebbero 
via purganti, lenitivi, cordiali j ferri * 
fuochi , e tanti altri innumerabiìi 
tormenti, che la facoltà medica de’ 
Galenici fenza veruna compaffione 
fa fofferire agli ammalati , confor¬ 
me in uno de’ fuoi libri candidamen¬ 
te gli ha defcritti Alfonfo Lopez, me¬ 
dico di Carlo V. 

E che fia vero quello che avanza 
intorno a’ purganti ne’ principi de* 
mali, detti da loro minorativi , of~ 
fervate, dice, il fine, perchè li dan¬ 
no. Voi udirete, che per nettare le 

*79>p«rime fìrade : ma, fe fi fotte letto in 
qualche libro, cheqiiefti medicamen¬ 
ti fon . dotati di giudicio e d’ingegno, 
e che in vece di portar via fplaraen* 
te la materia peccante, comedòve- 
rebbero fare , averterò tanta difere- 
tezza di non cacciare ancora fuori con 
efia i luglii buoni e fani, la cofa po¬ 
trebbe tollerarli. Ma Dio immortale! 
fe la fperienza, fe te, ragione, e fe 
infino f autorità degli antichi, fa di- 
moftrare, che con gli umori cattivi 
efeonoparimente i buoni, e che la 

for- 
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forza di tali medicamenti , che nel 
cafo folo d’una difordinatiffima reple- 
zione fi potrebbono ammettere , ma 
eziandio con riguardi moltiffimi -, c 
di convercire quelti ultimi ih fecciofi e 
malfani} come può mai valerfene un 
medico fenza fcrupolo , e con tanta 
inconfideratezza e precipicio , com* 
egli fa? Che, le opponeflero, imo- 
derni purganti non eifere della natura 
de’Galenici od Ippocratici , ma più 
benigni e più femplici , Ippocrate 
medefimo , Galeno , e la ragione gli 
fmentirebbero ; mentre chiaramente 
fi legge ne’ loro libri, che aflòlirta¬ 
mente fi proibiscono ne’ princip; de* 
mali cotali medicamenti; i. si per¬ 
chè non di rado il corpo umano non 
ha quella neceiiità di purgarli, i. sì 
perchè nel principio de’ morbi gli 
umori, com’ eifi ancora dicono , non 
fon concotti > 3. sì perchè fi confon¬ 
dono , o perturbano le intenzioni 
della natura ; 4. e sì perchè Sconcer¬ 
tano lo ftomaco ; j.naulean l’appeti¬ 
to; 6. indebolìkon le forze ; 7. edan- 
neggiano in molte altre guile , che 
il tempo e la fperienza fa cono- 
fcere. 

TomQXXVll, M Nc 
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Nc vale il foggiugnere , dunque 
a gl’infermi, renduti Citici per tan¬ 
te cagioni , non avremo a prefcri- 
vere alcun rimedio per follevarli > 
mentre lo Ceffo lppocrate fa men¬ 
zione in tal calo de’lavativi,\ quali, 
ancorché non Tempre falutevoli, al¬ 
meno tanto pericolofi non fono , quan¬ 
to le caflìe, ed i firoppi rofati. Quin¬ 
di ne deduce, che in ufando quelli 
purganti nel principio delle malattie, 
oltre di accrefcere il male perdif- 
ordinar la natura con lo fconcio de¬ 
gli umori , e con la diverfionc del¬ 
ie fue crifi , inferifcono i Galeni¬ 
ci due gravitimi pregiudicj a gl’in¬ 
fermi ; il primo de’ quali fi c , che 
abbifognando veramente purgar nel 
principio, coll’adoperare quelli wi- 
tiorativi di non tanta forza, quanta 
c melliere, in vece di follevare, mag¬ 
giormente opprimono, e fconvolgo- 
no l’altro poi > c il già detto di fopra, 
cioè il purgare, quando non ve neccf- 
fica di purgare. 

P*191. £ qui tracciando moltealtre par¬ 
ticolarità degne di rifleffo incorno a 
quell’ iffelfi Durganri, che il nollro 
Autore foggiugne, quello, che viene 

a fug- 
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a fuggerire circa l’incapacità dell’in- 
tellecco umano per comprendere le 
infinite circofianze, le quali richieg- 
gonfi per faper coadiuvare alle impcr- 
lcrutabili operazioni della natura-, e 
ciò che va ripetendo , e fimilmente 
riprovando , per V ufo de’ firoppi , 
per l’abecedario de’ medicamenti, per 
la mitezza de' cibi, per la bucata del¬ 
le purghe, per l’operato malamente 
nell’ aumento, vigore, fiato e decli- 
nazion delle fèbbri, e per quell’ ulti¬ 
ma medicina,da’Galcnifii volgarmen¬ 
te detta Rifentata,fì porta finalmente 
a conchiuder il libro, collefaminar 
per minuto la mijjìonc del [angue , 
operata in tante guile a fpropofito 
da'Galenifti, edalnofiro Autore fu 
le pedate di non pochi dotti moder¬ 
ni con molte ragioni e Ipcrienze fer¬ 
vidamente contela i mettendo fine al 
Difcorfocon la critica di quella crudele. zoJ. 
invenzione, de i vefcicanti , co quali 
tuttodì martirizzano i poveri u[er¬ 
mi , coni’ ei va dicendo; c col ripe¬ 
tere , che il metodo de’ moderni è il 
mcn nocevole, e che il recipe più fi- 
curo per gl’ infermi c dieta , quiete, 
tépo}e fofferenza,acciocché non penfan- 

M i do’’ 



lóS GlÒRK DB’ LbTTHRaTI 

do bene a’ cali noftri prima di met¬ 
terci nelle mani del medico , non in¬ 
ciampiamo in un’elezione, che co¬ 
tta il tutto, giudica bene di replicarci 
per ultimoquello dell’Ecclefiaftico 
che al principio di tutta 1’ Opera 
avea fuggerito , ^oli effe flultus > 
ne moriaris in tempore non tuo y 
cap. 7. 

: E qui concludendo quello lungo 
Articolo, non fi creda il lettore ,elle 
da noi s’afpetti la cenfura, o ilgiu- 
dicio dell’ Opera poiché determinata¬ 
mente abbiani propofto di voler ri¬ 
flettere quello particolare all’ intelli¬ 
genza , e faviezza di chi farà per leg¬ 
gerla j avvertendo folamence , che , 
fein quella noftra efpotizione a vera 
ii medelimo incontrata qualche for¬ 
ma «di parlare , la qual iembraife 
còme riferita per bocca 'noftra , pro¬ 
iettiamo d*averla noi Tempre detta 
con quella dell’ Autore 4 ilqualean- 
cora più coraggiofamctite ne' Tuoi 
Ragionati-enti della materia contro-;» 
verla lenza coperte od equivoci fa¬ 
vella . Bensì ci troviamo attretd di 
dover awiiare, come la primaim- 
prUlione c canto fcorrctta, che mol¬ 

te 



ARTICO!® V. igf 
te volte non fe ne cava, che mol¬ 
to peuofamente il' fenfo >; e che al 
noftro Autore non fi può dare al¬ 
cuna taccia circa non poche paro-a 
le di bafia lega , da lui ufate in 
tutto il decorfo dell’Opera; sì per¬ 
che dovevano reftar particolarizza- 
te con altro carattere > come anco¬ 
ra , perchè valendoli delle intro¬ 
dotte nell’arte, e delle note a’ cit¬ 
tadini, per li quali aveva fcritto , 
come fi vede a care. 213. poteva li¬ 
beramente ad imitazion de’ medi¬ 
ci antichi , ed eziandio di Corne¬ 
lio Celfo , tanto purgato , fervirfi 
o del rancidume , o della triviali¬ 
tà delle voci > come farebbe facijp 
provarlo. 
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ARTICOLO VI. 

Obfervatio folaris Eclipfis habìta Tet¬ 
tava V. T{pnas Majas CljljCCXP. 
<Accefsere Epiftol# du& de quodam 
Tbanomeno in cadem Ecclipft obfcr- 
vato . Tatavii, typis Joannis Ba- 
ptiflte Contatti, in 4. madori pagg. 

31- . 

I. TL chiaritfìmo Autore, che è il 
X Signor Marchefe Giovanni Po. 

LBNI, Profefiforc di ordinaria filofo- 
fia nello Studio di Padova, {lampo già 
la {leda Oflervazionc dell’ Ecclifiì Po¬ 
lare celebratoli 3. Maggio 1714. e 
di quella edizione abbiamo anco par¬ 
lato nel Tomo XXII. Art. XII. p. 
430. a cui fi dovrà aver mente per 
meglio intendere il prefente Articolo. 
Narra l’Autore nella Prefazione, che 
fa a chi legge, che mandò uno di que¬ 
gli efemplari della Otfervazione al 
dottiamo Monfignor Filippo Del 

Torre, Vefcovo di Adria, e che-» 
quelli con una benigna lettera gli rifpo- 
le , in cui rendendogli in una nuova 
ferma ragione del fenomeno nella flef- 
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fa Oflèrvazione efaminato , faceva-» 
menzione della varia dilatazione della 
pupilla . La confiderazionc di quefta 
fu ftimaca dal noftro Autore cofa^ 
molto utile non folo alla fpiegazione 
del propofto fenomeno, ma a tutta 1’ 
ottica ancora. Concioffiacofachè nè Ci¬ 
cerone parlando dell’ organo della-, 
vifta , nè Galeno , nè altri degli an¬ 
tichi fecero menzione di quefta talt 
mutazione della pupilla ; e folo nel 
principio del deciraofefto fecolo ne 
parlò Aleflandro Achillini , e dopo 
eflfo Fabbricio da Acquapendente, che 
però non aveva forfè l’Achillini ve¬ 
duto . Ma non folo quefti, che fioca¬ 
mente le proprietà dell’occhio ricer¬ 
cavano , trafeurarono queft’ infigne^. 
mutazione > la trafeurarono ancora-# 
quegli , che 1’ ottica difciplina prò • 
molfero , Alhazen,Giovanni Arci- 
vfifeovo di Catitorbery , Ruggiero 
Baccone , ed altri . Il Kepplero nel 
principio del decimofettimo fecolo 
fu il primo , che rifpetto all’ ottica 
ne parlò *, dopo elfo il P. Aquilo¬ 
ni , il P. Blancano, e’1 P. Scheine¬ 
ro promolfero quefta medefima co- 
fa: lo fteflo fece il Galileo: lo fteflfo 

M 4 ten- 
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tentò il Gaffendi , ed ultimamente i 
dottiflìmi Signori de la Hire, e Me- 
ry alcune utili offervazioni al Pubbli¬ 
co comunicarono. Dalle quali cofe-» 
apparifce affai chiaramente, che tar¬ 
di gli ottici applicarono a quella co¬ 
tanto illuftrc proprietà dell’ occhio , 
onde ancora molto rcfla da dirli in¬ 
torno ad effa . Perciò l’Autore fup- 
plicò quello infigne Prelato a voler 
re concedere al Pubblico il beneficio 
di quelle fue utiliflìme Offervazioni: 
ciò che pregato egli concede al no¬ 
stro Autore, non negandogli la facol¬ 
tà di flampar la fua lettera. Quello 
c il contenuto nella Prefazione j do¬ 
po effa feguita la riftampa della Of- 
fervazione, di cui abbiamo parlato j 
poi la lettera di Monfignor del Tor¬ 
re, e finalmente la rilpofta dell’Au¬ 
tore alla fteffa. 

II. Venendo dunque alla lettera , 
dopo una gentile introduzione entro 
Monfignore nella ricerca della cagio¬ 
ne del fenomeno, di cui nellaOfser- 
vazione fi era parlato, cioè della ca¬ 
gione, perchè negli Eccliffi Polari T 
ofeurazione paja minore di quella, 
che iecontlo le parti coperte del So 

le 
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le veder fi dovrebbe : conferma egli 
il fenomeno con gli efemp) di altri 
Ecclifii , e poi difcende a proporne 
lacaufa . Dice egli la propagazione 
non farli in ragione delle diftanze, nè 
due corpi lucidi uniti diffondere il lu¬ 
me a doppia diftanza di quella, che 
farebbe un folo •, laonde per una cer¬ 
ta convenienza tra le diftanze , e le 
quantità poter dirli , che fe le diftan¬ 
ze fieno come la quantità , c due lu¬ 
cidi fieno come due parti di un luci¬ 
do, feguir necelfariamente, che tut¬ 
to il corpo lucido non tramandi in«» 
ragion duplicata tanca quantità di lu¬ 
me , che la metà di efso tramande¬ 
rebbe ; e quindi poterli fpiegare il pro- 
pofto fenomeno. ; - 

Ofserva poi, che mifurandofi ne- 
g!i Ecclifii le ofcurazioni fecondo i 
diametri de’ Luminari , quando fi 
dice, che nove parti fono ofcurate i 
e tre Liminole, non.fi dice il> vero, 
perchè la Geometria abbaftanza, infe- 
gna, che quando fono ofcurate nove 
parti del/diametro , non fono però* 
ofcurate nove parti del: difco. 1 

. Quindi pafsaalla Gon fide razione di 
un’ altra cagione, cioè alla confiderà- 

. . / M f zio- 
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zione della quantità, e della forza de 
i corpufcoli del lume folare , confi- 
derandoi che per quefta quantità, e 
quefta forza pofsa accadere, che quan¬ 
do di ehi fe ne levi prima una parte, 
e poi un’altra, quelli, che reftano 
da uno ad un’altro grado di diminu¬ 
zione , pofsano ancora muovere , e 
fcuotere le fibrille della retina con 
la ftefsa, o con .una non molto mi¬ 
nore velocità, ed impeto j di modo che 
fomminiftrar pofsano la fpiegazione 
del propofto fenomeno: quindi anco¬ 
ra fpiega perche fia accaduto , che 
nell’ Eccliflì totale ofservato ad Arfes 
nel 1706. quando principiò a difeo- 
prirfi una minima parte del Sole, gli 
occhi degli Ofservatori fiano fiati 
abbagliati come da un vivace bale¬ 
no. 

Propone, che raccogliendo net tem* 
pò dell Eccliffi con uno fpecchio 
uftorio i raggi , ed applicandoli ad 
una combuftibile materia , fi ofser- 
vafse la diminuzion del calore , fe 
dia fia proporzionale alle dita ofeu- 
ratc del Sole : ed illufìra quella fua 
propofizione con la confiderazione del¬ 
la Yaria fòrza , che ha il Sole cofti- 

ttii- 
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tuito in varie altezze fopra dell’oriz¬ 
zonte . 

In ultimo luogo propone un’altra 
ragione, che reputa di maggiorpcfo. 
Egli è, dice, ben certo, che la pu¬ 
pilla, o il forame dell’occhio molto 
s’impicciolifce all’ afpetto del Sole , e 
molto per lo contrario fi va dilatan¬ 
do nei luoghi più ofcuri : il che 
provvidamente è fiato fatto dalla na¬ 
tura , acciocché il lume gagliardo non 
potefse entrare per un’ampio forame 
-ad offèndere l’interne parti dell’ oc¬ 
chio, ed il lume debile entrando per 
un piccolo forame non fofse incapa¬ 
ce a far vedere l’immagini delle co- 
fe . Onde non fi può negare, che 
avanti la celebrazion dell’ Eccliffi le 
noftre pupille non fofsero più riftrct- 
te , perchè efpofte alla piena luce 
del Sole . D’indi mancando i raggj 
del Sole fi fieno fotte più aperte , e 
più ampie . Se le pupille fino al tem¬ 
po della maffima ofcurazione fofsero 
rimafie di quella grandezza , di cui 
erano da principio nella maffima ofcu¬ 
razione } pochi raggj farebbero entra¬ 
ti : ma perchè efse fi fono dilatate , 
c accaduto , che molti raggj ci fieno 

M 6 po. 
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potuti entrare. Così, fe al principio 
dell’ Eccliflì per lo picciolo forame 
della pupilla entravano , per grazia 
d’efempio, dodici raggj, quando no¬ 
ve parti del Sole reftavanoofeurate, 
e tre illuminate , tre foli raggi per 
jo ftefso forame farebbero entrati . 
Ma perchè in quella ofeurazione di 
nove parti il forame non poco li di¬ 
latò, egli èmanifefto, che per lo ftef- 
io entrarono pitiche tre raggj: e per¬ 
ciò è natoli propofìo fenomeno,cioè> 
che fi fia, veduto piti lume di quello, 
che fecondo le parti coperte del So¬ 
le fi dovrebbe aver veduto . Quella 
dottrina è da elso molto bene illuftra- 
ta con l’ efempio di ciò , che accade a 
chi pafsa da un luogo chiaro ad uno 
deliro, in cui, dopo efserfi qualche 
tempo fermato, vede per la dilatazio¬ 
ne della pupilla gli oggetti , che fu- 
bito entrato,veder non poteva . Con 
ciò termina egli la dotta fua Ietterà j 
inoltrando però , che il parere del 
Signor Polcni intorno alle cofe fcrifc 
tegli non fofse per efsergli difearo. 
. III. Efso Signor Poleni adunque-* 
rifpondendogli fa menzióne della pe» 
yizi^di lui nelle cole alUonojxiiche 
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con cui tanto di lume ad alcuni ofcii- 
ri pad! cronologici di ftorie rare , e 
profme ha egli portato , e per cui 
dall’ incomparabile giudicio di No- 
ftro Signore fu anche egli fcelto 
tra quei pochi , che a vedere, fe il 
Calendario di emendazione avefse bi- 
fogno , furono deftinati . Lo ringra¬ 
zia poi , perchè tolto un momento 
alle lue graviftìme occupazioni, Y ab¬ 
bia voluto donare alla confiderazionc 
di quefto fenomeno , intorno al qua¬ 
le moftra , che fono già abbaftanza 
d’ accordo . Conferma -, che il lume 
non li propaga in, ragione delle diftan- 
ze, e loda quefta confiderazione in_j 
tutto ciò , che al lume appartiene ; 
folo però dicendo, che in quefto tal 
cafo non vede abbaftanza, come coru* 
una certa convenienza tralediftanze, 
e. le quantità fipofsa fpiegare il pro¬ 
pello fenomeno. 

Loda molto 1’ ofservazione della__» 
differenza tra le parti del diametro 
©feurate, e quelle del difeo : poi par¬ 
lando di quellafpiegazione del feno¬ 
meno, la quale dalla quantità dell 
forza de i raggj fi ricava , qonfefsa_, 
ingenuamente di non..approvarlo af- 

n v «• 4 
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fatto: cosi ancora loda reperimen¬ 
to de’raggi, che nel tempo degli Ecr- 
cliffi fofsero raccolti da unofpecchio 
ufìorio: cofa molto utile, quando fof- 
fe nota la proporzione tra la quantità 
del calore, e le corrifpondend quan¬ 
tità degli effetti nella maceria da effi 
raggj percofsa. 

Pafsa per altro con celerità all;u» 
terza cagione propofta per ifpiegare 
il fenomeno, la quale con una fin- 
cerità degna di chi cerca il vero, lo¬ 
da, ed approva. Afferma non poter 
dubitarli , che nella maffima ottura¬ 
zione la pupilla non lì Zìa dilatata, e 
che per efsa dilatata non fieno entrati 
più ragg) di quelli, che entrati fareb¬ 
bero , fc la dilatazione non fofse fe- 
guita. 

Ofserva , che alcuno potrebbe di¬ 
re, chela quantità de’ragg;, che en¬ 
trano per la pupilla, meno crefcedi 
quello, che crefca la dilatazione del¬ 
la ftefsa -, che i raggj, i quali entra¬ 
no per la parte dilatata , più facil¬ 
mente in luogo di pafsare il criftalli- 
no fi riflettano ; che gli fteffi ragg; 
entranti per la parte più dilatata non 
fi unifeono nello fìefso punto deli’ 
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affé » ma più lontani donde fi può 
raccogliere, che anche i raggj, i qua¬ 
li da un punto dell’ oggetto pròvven¬ 
gono, dopo la refrazione fi termine¬ 
ranno nella retina in punti più fra 
loro lontani i che finalmente l’allar¬ 
gamento della pupilla fi può attribui¬ 
re anco in qualche parte alla coftitu- 
zione interna delle parti dell’occhio. 
Ma poi fogg/ugne , che quefte cofe 
fono a lui troppo note, e che efse-» 
certo non vagliono a fare , che non 
entrino per la pupilla più aperta più 
raggj > c^e efsa più aperta non fof- 
fe. 

Finalmente prova, che la catifa_» 
veriffima da lui afsegnata non moftra , 
che la fua fia punto falfa, mafoftie- 
ne, che per 1’ aprimento maggiore 
della pupilla, e per le varie tendoni 
delle fibrille della retina, le quali ten¬ 
doni non fono proporzionali alle-» 
preffioni de’ raggj, e forfè per qual¬ 
che altra cagione ancora ignota, nafca 
il propofto fenomeno. Afserifce che 
non fi può far vifione, fenza che le 
parti della retina fien mofse > che il 
lume fenza di ciò non fi vede } e che 
le predoni fatte fopra le parti della-» 

re- 
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retina già comprefse da altro lume, me 
no commuovono le fibrille, di quelli 
che commofse le averebbero , fe 1- 
medefime non fofsero (late ritrovata 
già da altro lume comprefse. Le qua¬ 
li cofe efsendoapertifsimamente vere, 
non fi può dubitare, che la varia com¬ 
mozione delle fibrille cagionata dalla 
varia loro abilità a poter efser com¬ 
mofse non debba ammetterli per una 
cagione ben chiara del propofto feno¬ 
meno. Conferma ciò con un efempio di 
un corpo elaftico , e con la parità de¬ 
gli altri fenfi : concioffiacofachè , fe 
prima odoriamo alcun corpo , indi 
ne odoriamo due della ftefsa forza del 
primo , non però la feconda volta 
giudichiamo fentir doppio odore di 
quello, che abbiamo prima fentito , 
benché due odori doppiamente agifca. 
no nell’ organo dell’ odorato . Lo ftefsa 
prova co’fuoni, adducendo un’.ofser- 
vazione affatto al propofito di Gugliel¬ 
mo Peto, Inglefe i aggiugnendo qual¬ 
che cofa delle mifure di ciò, che fi 
apprende co’ fenfi . Termina quefte 
prove con un efperimento, il qual mo. 
{Ira, che ancora con la ftefsa collante-, 
apertura della pupilla giudichiamo aln 

‘ ‘ * le • 4 -Ì i 
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le volte la quantità del lume m iggio- 
re di quello che rifpettivathente ad 
un’altra dovrebbe gudicarfi. 

Concludendo adunque, dice non po¬ 
ter fi negare la cagione, che fi defume 
dall’aprimento della pupilla, nè pur 
quella , che fi defume dalla varia 
tenfione delle fibrille j onde giudica , 
che nell’ Eccfiflì totale oflervato ad 
Arles nel 1706. a]difcoprirfi unami- 
nima parte del Sole gli occhi degli 
oflervatori fieno fiati abbagliati come 
da un vivace baleno , sì perchè per 
|a pupilla più aperta potevano entra¬ 
re più raggj, si ancora , perchè i pri- 
mi raggi, che percolerò la retina tro¬ 
varono le fibrille della fìefia più atte 
ad eflfer coramofle. Tutte queftecofe 
però egli le fottopone al pruden tifiamo, 
e fa vidimo giudi ciò di Monfignor d’ 
Adria. 

AR. 
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ARTICOLO VII. 

Giunta al Trattato della China-China, 
o fia nuove problematiche riflc(Jìoni 
intorno la natura deile febbri, det¬ 
te 'Periodiche , e loro febbrifughi . 
Dijferfazione Epiftolaredi Carlo- 

Francesco Cogrossi , Filofofo , 
e Medico nella città di Crema, in¬ 
diritta , e dedicata all’ llluftrifs. e 
Keverendif s. Monfig. Giovan Maria 
Lancifi , degniamo Medico y ed in¬ 
timo Cameriere di S. Tapcu 
Clemente XI, In Crema, nella /lam¬ 
pa di Mario Carcheno, 1716. in 4. 

Pagg- *4- 

T O {Indio del Sig. Dottor Carlo- 
JL/ Francefco Cogroflì, ficcome mi¬ 
ra ad illuftrare la praticacon unafo- 
da , e fenfata teorica, così non ceda 
di dare ognor nuovi faggj di quefto 
iuo particolar fentimento . Ufcì già 
alle {lampe il Trattato della China- 
China l’anno 1711. di cui fi diede 
1’ eftratto nel Giornale XIII. Profefsò 
in quefìa fua fatica TAutore di pro¬ 
movere la teorica delle febbri perio¬ 

di- 
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diche, già progettata dal fa mofo Bel¬ 
lini , con la difamina del rinomato 
febbrifugo del Perù, e pretefe di far 
vedere, quanto s accordi il buon’ufo 
di quello con le dottrine di quella.Più 
chiaramente di poi efpofe la fila maf- 
fima, e fine nella Dilfertazione preli¬ 
minare de praxi medica promovenda, 
in cui profefsò di moftrare , quan¬ 
to fia necelfaria a fondare una buona 
teorica l’olfervazione della pratica , e 
quanto altresì confluifca a regolare la 
pratica il raziocinio circofpetto di una 
teorica fifico-meccanica affiftita dalla 
filofofia fperimentale. Quindi pafsòa 
dar come un prodromo di varie fuc 
Opere, tutte dirette a quello feopo , 
le quali va lavorando ne’privati Cuoi 
flud). 

Il libro, di cui quii! difeorre, altro 
non è, che una appendice al fuo trat¬ 
tato della China-China , ficcome ap¬ 
pare dal titolo . E’indiritto, e dedi¬ 
cato a Monfignore Lancili, il cui me¬ 
rito è sì diftinto, c sì grande , che«* 
tira feco gli applaulidi tutti i dotti. 

In una breve prefazione lìdichiara 
l’Autore di feri vere nuovamente in¬ 
torno alla China-China , non folo 

per 
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per mettere in chiaro le cofe da In 
già avanzate nel Tuo Trattato , m 
eziandio per conciliare al propri» 
fiftema molte belle dottrine uiciteJ 
dopo l’edizione del fuo libro. ivide 
quella l'uà giunta in dodici paragrafi 
dai quali deduce altrettanti pratici co- 
rollar;. . -, 

$. i. Comincia pertanto ad efa- 
minare la natura delle periodiche , e 
dall’eflere il febbrifuggo del Perùfpe- 
cifico in quelle febbri, che, oltre un 
regolato periodo, foglionocomincia¬ 
re dal freddo, e terminare nel caldo.* 
fi mette ad efaminarc quelle due ge¬ 
nerali affezioni, . Pone la furtìftenza 
del fomite della febbre al di fuori del 
fangue, e vuole, che il fanguelleTa 
s’incagli nel principio dell* accesone, 
e che pofeia fe ne acceleri il corfonel 
profeguimento del parofifmo , coma 
di già ìollenne il Bellini. 

P- §. i. Propone l’idea del vifeidume 
febbrile, da cui deriva tuttala ferie 
de’ fintomi generali delle periodiche , 

p10, efpiega, perchè nel principio di que¬ 
lle febbri fia Tempre l’infermo in pe¬ 
ricolo. Come pure riflette fu le po¬ 
zioni teoriche del Bellini intorno al¬ 

le 
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,cagioni interne di quefta forca di 
jbbri. 

?. Confiderate le affezioni co- P ”• 
(Hini,a tutte Je periodiche , paffa a 
.ifìettere iu le proprietà di alcune di 
)ro, c qui, di vifo il genere di que- 
:e febbri indueclaffi, cioè vernali , 
d autunnali, apporta il diverfolo- 
o genio, e carattere. Efpone le ra- 
ioni dedotte dalla di verfa crafi dell* 
ria, giuda la varia tempera delle fta- 
ioni, per le quali le periodiche dei- 
autunno fieno più ofhnate delle ver- 
ali , e fpiega , come il vifcidumc 
iùagevolmente fi diffipiin quefte , 
he in quelle. 
1 4. Nè di ciò contento, proccura 
li far vedere, perchè tra le alcre fta- P- tS> 
ioni, la primavera, el’auturiìia fie- 
o si feraci di quefte febbri. 

$. j. Confronta con una breve di¬ 
rezione le febbri infiammatorie in- 
zrcurrcnti con le periodiche , o^fer-^p■,4, 
andoiì fune, e falere inforgere re-! 
olarmence nellemedefime ftagioni 
Ulegna la ragione d’un tal periodo ,• 

vuole, che la diferafia del fangue • 
elle infiammatorie confitta in una ftu 
urgenza particolare accompagnata da 

una 
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una tendenza al rappigliamento delle 
fuc fibre. Propone due indicazioni pei 
regolarne la cura , edefamina la fe 
rie de’ rimedj molcodiverli da quell: 
delle periodiche. 

§• 6. Quindi per avvicinarli alla 
naturadelleperiodiche-, prendeac n- 
fiderare due fenomeni molto frequen¬ 
ti in quelle febbri , cioè la produ¬ 
zione dell’appetito, e l’orina , detta 
da’medici laterizia > e conchiude di¬ 
pender queda da una particolare vi¬ 
ziatura del chilo dello . 

p, )g, §. 7. Per prova di quedo, efami- 
niina la tenitura d’una fi fatta orina, 
la quale altro non è > che una conge¬ 
rie di tartaro, o fia de’ minutiffimi 
globctti del langue, mida con poco 
fiero. Con Toccalione, che difeorre 
de’globetti del (angue, porta una ga. 
lantiflima otfer vazione del Sig. Dottor 
Bono fatta nel fanguedi uff bue credu¬ 
to appedaco, e qui va ripagando 1* 
oppofizioni molfe al fidema de’ ver¬ 
rai pediienziali, afiumcndola. giuda 
difela del Sig. Vallifnieri , del Sig, 
Dottor Bono, e di le medefimo an¬ 
cora , fodenendo ragionevole V opi¬ 
nione con varie nuove rifleffioni, e 

pen- 
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penfieri , nè manca di far vedere , 

rquanto Ha faggio il metodo della cu¬ 
ra propofta da Monfignore Lancili. 

ì §. 8. Torna a conliderare l’orina p 14 
laterizia , e moftra ,come il vifeidu¬ 
me del chilo pofia introdurre nel fan- 

,Igne una si fatta difpofizione , ficchc 
i globecti più agevolmente fi [picchi¬ 
no dalla mafia, e fi calino in un con 
I orina negli acquedotti renali. 

<5. 9. Stabilita la fede del vifeidume 
febbrile nel chilo , va ricercando la 
precifa miniera , e dopo avere confi¬ 
derai il concorfo alla produzione di P1? 
effo de’mefìrui viziati dello ftomaco , 
ed in ilpecie, della bile , abbraccia 1’ 
ipotefi dell’ incagliamento del chilo 
nelle glandule meferaiche, accennan- 
doeficre quella un’idea d’uno de’medici 
dell’Italia, il quale ognun vede, efie- 
re il Sig. Francefco Torti , foggetto 
tanto benemerito del buon nfo de Ila 
China China. Spiega in quello fi fre¬ 
ma i varj periodi delle febbri, giu- 
lla il diverlo grado di denfità, e co¬ 
pia del vifeidume, che più c meno 
ri (lagna ora nell’ una, ora nell’altra 
delle medefime glandule. 

§. io. follo adunque il vifeidume 
per 
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P 5® per cagione generale delle periodiche, 
s'inoltra a fcorrerc cucca la ferie di 
que’canti, e canco varj fintomi, che 

• in effe s’ofTervano. Aflfegna due for. 
genti di tanta divertita, la prima del¬ 
le quali rifondenel vario grado d in¬ 
erzia, e quancicà del vifeidume j la 
feconda nel diverfo flato, apparato, 
o coftituzione del fingile , in cui il 
vifeidume fi fcarica ; il che non vie¬ 
ne confideràto da Lorenzo Bellini > 
che fole dalle varie affezioni del vifei¬ 
dume fa derivare i varj fenomenidel- 

- le febbri . 
$. n. Per meglio dilucidare que* 

fìo fuo particohr fentimento appor¬ 
ta la dottrina delle feparazioni de’ 

P’31* liquidi dalla malfa del fangue , .illu- 
^ Arandola con la nobile oiservazione 

del Sig. Vallifniìri incorno la fabbri¬ 
ca de’ canali fpermatici de’ lombrichi , 
e vuole , che il medefimo vifeidu¬ 
me incontrandoli in un fangue ora ca¬ 
rico di acidi, ed acuminati principi , 
ora difpofto a deporre il (iero nelle 
parti del corpo , ora fervido, e gon¬ 
fio dilati, di zolfi, e di fpiriti , in¬ 
tavoli febbri di vario genio , e na¬ 
tura j onde fui piede di quefto fifte- 

ma l 



Articolo Vii. 2$p 
l ina fpiega con le leggi della meccani- 
i ca non lolo i particolari caratteri 
delle quotidiane , terzane, e quarta¬ 
ne , ma eziandio tra le maligne 1* 
algida y la cardiaca, la letargica, la 
fine opale, la collerica, la fuccruentat 
la Scarlattina, la diaforetica, e la fot* 
tentrante. Favedereil pericolo delle 
periodiche ne pletorici, e difeorre 
anco delle proporzionate . Dalle qua¬ 
li cofe raccoglie, dipendere tanti, e 
canto varj fintomi per lo più dal di- 
verfo fiato del l'angue, ed al più pro¬ 
cedere dal fomite della febbre , come 
da mera caufa occafionale , ed ecci¬ 
tativa . 

Confiderà nell’ ultimo paragrafo il 
beneficio delle periodiche ne’ fluffio- 
narj, diftingue le depurative dalle 
corroctive , addicendone le ragioni , 
e vuole, che alle volte il vifeidume 
rifonda nel fangueuna viziatura sì fat- 
ta , che dal langue medefimo venga 
pofeia iomminifirata la materia al me 
defimo vifeidume. ’ p. 

Da i premete paragrafi come da 
tante propofizioni cava i corolhrj, 
che fervono a fiabiliremn metodo ra¬ 
gionevole di medicare le periodiche. 

Tomo XXm. N e 
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di maneggiare il febbrifugo . I. Se 
il vifcidume fi pone per caufa gene¬ 
rale di quelle febbri , 1’ indicazio 
ne primaria farà di digerirlo , itici ! 
derlo, e confumarlo . Mottrafu que-, 
{la maflìma fondato 1’ ufo de digeren¬ 
ti dcterfivi, aperitivi , e per confe- 
guenza congruo l’ufo de’rimedj ama¬ 
ri , come quelli , che fon dotati di 
fali ruvidi, fcabri, atti a detergere , 
fchiudere, ed affottigliare . Fa un ri- 
fìeffo lopra la teorica del Bellini, fu 
le tracce della quale fi farebbe piu 
agevolmente trovata le China-China, 
di quello che farebbe feguito con ladi¬ 

ni. rezione.d* altri fiftemi. II. Quindi con¬ 
chiude , che la China-China non c 
rimedio empirico, ed ametodico, af- 
fegnando i fuoi effetti in tutto il cor- 
fo dello (lomaco fino al fangue , co¬ 
me pur’anco nel fangue fteffo, equi 
tocca la fpiegazione meccanica da lui 
già propofia de’ granellini febbrifughi 
nel Trattato. III. Dillinguele (lagio¬ 
ni , e gl’individui , in cui fi dee-» 
praticare, o tralafciare il febbrifugo, 
adeguando le ragioni pratiche d un_» 
tale dilcernimento . IV. Vuole affo- 
lutamente indifpenfabile la China- 

China 



Articolo vii. 19l 

rChina nelle periodiche perniciofe., e 
qui accenna il metodo dell’ infigne Pro- 

■ feflfore del l’Arte, il Sig. Torti. V-In- p. ^. 
ferilce, chele ugualmente laChina- 
,China efpugna le perniciofe , e le-, 
benigne , non dee crederli tra quelle P4<5- 
febbri veruna elfenziale divertita iii_, 
ragione di caufa, e che tutto il diva¬ 
rio dipenda dal più , e dal meno del 
vifcidume, come puredal diverfo fia¬ 
to del fangue, in cui il vifcidume li 
fcarica . Vi. Apporta altre febbri 
mezzane tra le perniciofe e fa luta ri, 
ed in queftemoltra problematico l’ufo 47, 
della China-China , inclinando però 
a differirla, ad uiare intanto il meto¬ 
do praticato dagli antichi. Vii. Spie¬ 
ga poi meglio 1' ordme di curarle-., 
ed accenna la ferie de' rimedj confic- 
centi a falline. Due indicazioni prò- p' 
pone, la prima d’incidere il vifcidu- 
me , la feconda di regolare lo flato 
del (angue. Vili. Difcorrediquella, 
e del modo dì cieguirla, onde riHec- 
te fu la cavata del langue, fu lebe- P 
vande cordiali, e confiderà , quando 
convengano o i diluentfogli attempe¬ 
ranti . IX. Elimina lordine di cura¬ 
re te fottentrantt , e bilancia le ra- p.yr, 

v N i gto- 
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gioni di ufare in effe , o non ufare 
]a China-China , X. Vuole , che fi 
replichi il febbrifugo per la prefer¬ 

ii Ja- vati va nella convalefcenza , non fo- 
10 per impedire la produzione del vi- 
feidume , ma eziandio per animare-» 
11 fangue a fvilupparfene , quando 
fi generi , ed entri nelle vene . XI. 
Apporta una curiofifiìma oflfervazio- 
ne fatta dal Lewenochio nel fangue 
mifto con infufione di China-China, 
e fa vedere, quanto s’accordi con_* 
le fue fperienze già nel Trattato prò. 
pofte. XIi. Per ultimo , quando il 
vifcidumc tira dal fangue la fua_» 
fuflìftenza, loda, oltre la China-Chi¬ 
na, l’ufo del ferro , e dil'approva per 
lo più il genere devolventi nella con- 
valekenza. 
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1 ARTICOLO Vili. 

'lettera del T.~4LESSuirHpRO BER¬ 
TI, L icchefe, delle Scuole Vie , al 
Sig. Lodovico ^Antonio Muratori , 

1 intorno allo fcoprimento delle Reli¬ 
quie di San Vantaleone , Martire. 
Hkomedienfe, nella Città di Lucci 
l'anno 1714. 

Eruditifiimo Sig. Muratori « 

! 

C Ccole finalmente pochiflimo pift 
di ciò , che in loftanza fi con* 

eneva in quella mal digerita fcrit- 
urella, che, di ciò pregato, io fe- 
i già nello (coprirli 1* urna del Santo 
partire Pantaleone Nicomediefe in 
[uefta città. L’invio a V.,S.Eccellen- 
iflìma, sì perchè ne le hopromeflfa , 

si principalmente perchè ella con 
a fua vaftifiima erudizione m’illumi- 
i negli abbagli , che io facilmente 
vrò prefi , avendo trovato al parer 
aio la materia affai imbrogliata , e 
onfufa per uno, che mette il primo 
affo in sì fatti fìudj. E per venire al 
oftro punto, 

N 3 Lue- 
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Lucca mia patria , ellendo, comi 

fa dia bcnittìmo, una città de le pii 
antiche d’Italia , che fu già colonia 
e municipio de’Romani , e fede po 
de’ Principi della Tofcana, pare a me 
che edere doverebbe fornita di belli! 
firn» monumenti } quali vefiigj dell 
primiera grandezza fua ; ma ettendo 
che il piano della città fiaoggi da S 
o p. braccia più alto di quello , eh 
fofse ne’ pattati tempi, come più voi 
te fi c ottervato da’noftri fìudiofi del 
antichità , per rinvenire tali metile 
rie^ , le quali io non dubito punto 
che vi fieno, converrebbe fcavare fot 
to terra con pericolo bene fpettod’ai 
faticarli in vano , per non faperfi : 
luogo loro precifo •, ettendo fol tant 
avvenuto talora di feoprire vie foi 
Terranee , condotti d’acque, fepolcri 
urne, marmi, monete, ftili fcrittc 
rj, e limili avanzi della gentilità , 
nel fabricare i fondamenti di alcun 
cafa, o in cavar pozzi, o in altra tal 
cccafione. 

Nulladimeno fotto la Chiefa pai 
ticolarmente oggi detta de’Santi Gic 
vanni, e Rcparata , o a quella intoi 
no fembra , che più facilmente, fca 

van- 
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^ando , chi fi diletta di tali ritrova¬ 
menti, potrebbe faziare il fuogufto. 
Egli è tradizione , non fofe ben fon¬ 
data, che dove fi vede oggi la cupo- 
a del Butti fiero , folle un Tempio , 
i Diana dedicato, e racconta il P. Ce¬ 
sare Franciotti nelle vite de’Santi di 
Lucca face. ^5». che alcune medaglie 
tntichc di confoli, ed altri limili mo- 
.nimenti ritrovaronfi nel fare i fon¬ 
damenti di certa cafa intorno alla cu¬ 
pola fteifay e più modernamente Fan-* 
10 16pi. nello fcavare vicino ad efsa 
in pozzo fi trovarono, cinque fole o 
ei braccia fotto terra,diverfi fepolcri 
:on le oda intere de’cadaveri, e quat¬ 
tro braccia più fotto trovofii un fuolo 
11 carboni con molte urne infrante » 
ilcune di marmo, altre di rame, ed 
iltre di creta, in parte ripiene di cene, 
te, oltre alcune altre vacuità dentro 
in muro , nelle quali fi trovò pur 
Iella cenere , alcune monete , ed uno 
fiile fcrittorio , come ufavano gli an¬ 
tichi, alcune delle quali col detto iti¬ 
le conferva pretto di fe il Signor Vin- 
:enzo Marchiò , Cappellano della det¬ 
ta Chiefa , ed erudito affai nelle apri* 
chità della patria. 

N 4 Or 
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Or quell’anno 1714. è accaduto 
che, con F occafione di farli dal Signe 
Priore Amedeo Saminiati labalauftra 
ta di marmo della tribuna di dett 
Chiefa, volendoti appianare il pavi 
mento di elfa dietro all’aitar maggio 
re , fi è feoperto un vacuo , e qual 
via fotterranea , bada aliai , ove i< 
appena entrar potei ben chino , coi 
pietre lavorate da ogni parte, la qua 
le fi fìende per cinque braccia in cir 
ca direttamente lotto il mezzo dell 
aitar maggiore , voltando poi verfe 
mezzo giorno circa la lunghezza d 
un braccio , dopo di che s’incontra¬ 
no grolle pietre lavorate , onde nor 
fi c icavato più innanzi: il qual luo¬ 
go sì Len murato dà a divedere e(Ier< 
fiato facto a bella polla forfè in alcune 
di quegli anni, ne’quali per l’abbru- 
eiamenio di detta Chiefa, ella fu ri¬ 
fiorata , come dirò più abballo. 

In quello luogo appunto , che voi- 
ta dalla parte dell’Epillola fotto l’ai¬ 
tar maggiore, luogo, ove mi ricor¬ 
do aver letto nella vita di San Filip¬ 
po Neri , che fi ritrovarono ancora i 
corpi de’ Santi Flavia , Dominila-. 3 
Nereo,Achilleo, ec, fi fono trovate 

due 
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0 due urne, l’una dell’altra più gran- 
01 de , col filo coperchio circondata di 
1 ferri confumati però dal tempo tal- 
t;mente, che nell’eftrarfi l’urna anda¬ 
rono in pezzi) e l’altra più piccola, 
).e fenza coperchio ripiena foldi car- 
fi boni -, ambedue le quali tanto più me¬ 
dicano una particolar confiderazione , 
requantochè moftrano di efferenon già 
[.avanzi della gentilità, ma fiere re¬ 
liquie di Martiri , e per il luogo , 

! ove fur porte, e per l’urna medefima 
j co’ loro lavori affai ben fatti, effendo 
' flati ufi gli antichi Criftiani fino de’ 
. primi fecoli di cuftodire con onore-* 
le reliquie de’Martiri, come fi vede 
in Prudenzio nell’Inno de Exequiis 
defunti or um ,e inSozomeno, che {li¬ 
mola i gentili ad aver cura de’morti 
loro coll’ efempio de’ Criftiani de’ 
tempi fuoi) il che ella fa con quel 
fondo di fceltiftìma erudizione»* , 
che in tutte le opere fue fi ammi¬ 
ra. 

L’urna maggiore dunque c di mar¬ 
mo bianco lavorato , col coperchio 
parimente lavorato di due pezzi j ed 
il pezzo più piccolo, che viene a for¬ 
mare uno de’canti, fembrapiùmo- 

N $ deN 
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derno del rimanente.. Ella è circa dui 
terzi di braccio lunga , e larga ur 
terzo in circa , ed altrettanto alta 
dalle due parti laterali ha alcuni la¬ 
vori di baffo-rilievo ; la parte di die¬ 
tro è rozza •, la facciata davanti poi 
-è divifa da due lavorate cornici in due 
quadri , dentro i quali divifa fi legge 
l’infcrizione in caratteri romani in 
quella .guifa 

UIC RE 
QVIESCIT 

CORPVS.. 

SCI PAN 

TALEONiS 

MRIS.ì 

Dal deliro lato entro un altro qua¬ 
dro lì vede fcolpito un ramofcello , 
che fembra d'oliva , e dal lato fini- 
flro vedefì in mezzo al quadro una 
Jaftra rotonda di bafforilievo a gui¬ 
fa d’un’ofìia , col f*o naanichetto fiac¬ 
cato da efla laflra , e da’ lati lì ve¬ 
dono {colpite due ampolle piccioli 
limili tra loro, fenon inquanto fo¬ 
no un poco diverfe nella lìrutturtu, 
del coperchio. Su’ canti poi x che fo¬ 
no alquanto rilevati, lì veggono im- 
prefle alcune quali fiammelle, e tutto 
ciò non è fenza millcro. L’altra ur- 
netta a guifa di piletta c aliai più 

pie- 
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^piccola , e non fatta con tal diligen¬ 

za , e vedefi piena di grotti carboni ; 
jintorno all orlo di cui fi legge di ca¬ 

rattere mezzo gotico: carbones inceri- 

.forum. 
,j Riferbandomi a parlare forfè in 

e altro tempo di quefta feconda urna 

triferirò per ora brevemente a V. S. 
i Eccellenti, ciò, che io ho trovato in¬ 
torno alla Ifcrizione della prima , e 

ciò, clic a me ne paja ; cioè, fe ve¬ 

ramente il corpo di S. Pantaleone il 

ritrovi in etta: imperocché molti fo¬ 

no rimarti maravigliati di quefto ri¬ 
trovamento, non credendo mai poterli 

ivi ritrovare quel fanto depofito. 
E primieramente,come ella fa, mol¬ 

ti e diverfi fono flati i Santi di que¬ 
llo nome. Barta vedere il Martirolo¬ 

gio di Beda , il Romano , e l’antica 
illuflrato dal noftro Francefco Maria 

Fiorentini . Di San Pantaleone Nico- 

mediefe io intendo parlare , ettendo- 

chè altri che lui ettere in quell’ ur¬ 
na al parer mio non porta, per quan¬ 

to ci dimortrano non folo i fopradet- 

ti lavori di bartorilievo fcolpiti nell’ 

urna, che fol tanto hanno relazione 

al martirio del Santo Nicomediefe-» > 
N 6 ma 
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ma anche altre figure di antico-lavo¬ 
ro, che fi veggono in altra cadetta-1 

d’ argento , in cui dal Signor Priore 

di detta Chiefa qualche parte della 

di lui tefta fi cufìodifce', il che tutte 
concorda con la fola vita del Santo 

di Nicomedia , fcritta difiefamenteda 

Beda, da LTluardo , dal Mctafrafìe , 
dal Ribadeneira ,e da altri •, c fingolar- 

mente in un codice mf. della fua vita, 

che nella Libreria di S. Maria di Fi¬ 

renze fi conferva , citato dal P. Mont- 

faucon nei Diario Italico pag. 372.fi 
ha la fioria dell’ arbofcello che fem- 

bra d’oliva , ed altre particolarità , 

che illuftrano , e danno chiarezza a 
que’ lavori. 

Di quefio Santo dunque parlando, 
10 fon d’ opinione , che la maggior 

parte almeno del fuo corpo fi tro¬ 
vi da gran tempo in Lucca, e che-» 
altre Città, le quali fanno Jor gloria 

11 pofledere quefio facro cadavere-», 

abbiano o reliquie d’ un San Panca- 

Jeone, che non fia il Nicomediefe , o 

forfè qualche parte di quefio , ma_. 

non mai intiero ; nelfuno potendolo 
provare con le conghietture e le tra¬ 

dizioni, con le quali da noi fi pruo- 

va. 
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‘ va, le quali tutte infieme unite ven¬ 
dono a formare una morale certezza , 
£ che egli fia a Lucca , ed in quella 
3 urna. 

E primieramente la piu antica., 
1 notizia , che delle' reliquie di San_, 
i Pantaleone ne’ facri Scrittori mi fia 
, riufeito trovare *, fi è ciò , che leg¬ 

geri nelle Opere di SanGio. Dama- 
i iceno Orat. 3* ^ ivfìaginibuspag. ^2^. 

a tergo edit. Varif. 1577. 0ve dice-, 
eflerfi convocato da Teodofio uiu 
Concilio in Coftantinopoli , il quale 
piace ad alcuni di contare il II. inj, 
numero tra gli Ecumenici, edefierfi 
radunati i Padri in un oratorio, ubi, 

fcrive il Santo , Beat or um Tantaleo- 
nis , & Marini pars reliquiarum con- 
fervatur . Dal che non fi deduce già , 
che quelle fante reliquie vi fodero 
fino dal tempo di detto Concilio , 
come fembra , che ne deduca il Ba- 
ronio all’anno 3Si. in cui fi con¬ 
vocò fecondo lui il Concilio fìcfiò , 
dicendo egli : Erant in que’giorni , 
in Oratorio reliquia Tantaleonis > & 
Marini Martyrum : ma vuole il Santo 
folamente fignificare, che vi erano, 
quando egli fcrive va mfervatur, cioè 

do- 
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dopo il fettecento, nel qual tempo 
egli vifse. 

Dopo il 7 69. poi, come racconta 
Agobardo Vefcovodi Lione > gli.Am- 
bafeiatori di Carlo Magno inviati in 
Occidente, ripagando nel loro ritor¬ 
no per l’Africa, ne riportarono, di¬ 
ce egli, il Capo di San Pantaleone , 
cjcl che fa ricordo anche il Mabillo- 
ne negli Analetti tom. f. pag. 407. 
Chi fa però, echi può altri render 
certo, cne egli folle il Nicomediefe ? 
Non potrebbe dubitar fi colf eruditis¬ 
mo Tillemont , che P Africa abbia 
avuto un Martire di quefto nome I 
Di un San Pantaleone parla anche-* 
Ugone da Flavignì, come ho tratto 
dal Labbe Bibliotbecanova wfi. Tari- 
fiis anno 1657. feri vendo egli che-» 
un Vefcovo di Colonia mandato da 
Ottone Secondo Imperadore all’ Im- 
peradore di Coftancinopoli , riportò 
da Nicomedia il corpo di San Panta¬ 
leone , che pofe a Colonia . Ma' io 
anche qui temo , che abbiano prefo 
abbaglio coloro , che ciò fcrivono , 
fapendofi , che circa quegli anni le 
reliquie del Santo non erano in Ni- 
eomedia, e che le reliquie, che fono 
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n Colonia, fi fono avute da Roma *r 

Scrivendo l’LTghclli, ilBaronio, ed il 
^iacconio all’ anno 946. che le riportò 
1 Cardinale Ademaro da Roma in_. 
Germania, citando Rogerio fcrittore 
della vita di quefìoCardinale fuo con¬ 
temporaneo, e d’incorrotta fede , c 
nulladi’meno anche di quello può du¬ 
bitarli , fe fia il Martire di Nico- 
media.. 

Comunque la cofa fi andafie in tem¬ 
pi così ofeuri, e lontani da’ noftri ,, 
egli è certo, che da quello fecolo in 
poi noi troviamo una non deprezza¬ 
tile tradizione, che il corpo di detto 
Santo fia prefibdinoi, cnellaChiefa 
Cuddetta, benché non fi polla mettere 
in chiaro il trafportamento di effe re¬ 
liquie alla noftra Città, forfè per ca¬ 
gione di elfcrfi bruciato piu volte l’Ar¬ 
chivio, e la Chiefa de’Santi Giouan- 
ni , e Reparata, una volta nel 1 242. 
che fi riftoròpoi a fpefe pubbliche, 

le l’altra nel 1430. rifìorandolaallo¬ 
ra Muto Cerchi, Priore di dettaChic- 
fa, e Vicario Generale, e poi anche 
nel 1484. porgendo grande ajuto alla, 
fua rifiaurazione un tale Nicolao Fran¬ 
chi , come fi ha dalle autentiche fcrit- 
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ture del publico Archivio. 
Edendofi fpedo denominate le Ch. 

fe da’ fecri Depofiti, che podedevan 
potrebbe edere, che il corpo di S; 
Pantaleone molto anticamente fol 
trafportato alla detta noftra Chiefa, 
le avelfe dato il nomea trovandoli ef 
fino nel 984. nominata la Chiefa < 
San Pantaleone. Anzi odervandofi, ci 
negli anni antecedenti non le vien d; 
to tal titolo, potrebbe fofpettarfi, cl 
il trafporto del corpo di quello Sant 
a detta Chiefa le cangiade il nome 
che avea avuto fino a quell’ora. E qui 
fio, eh’io dico, fi può anche conghic 
turare dall’efempio di altre Chiefe < 
quefta Città,come della Chiefa ogj 
detta di San Paolino, primo noftro V< 
feovo, la quale avanti , che vi fui 
trasferito il di lui facrodepofito, d 
cevafi della Santidima Trinità, e pc 
di Sant’ Antonino : e da quella ogj 
detta di San Frediano , la quale par 
niente avanti che podedede il corp 
di lui, dice vali la Chiefa di San Vir 
cenzo. 

Ora chi vuol difeernere, che ant 
chamente fu chiamata Chiefa di Sa 
Pantaleone quella, che oggidì c ap 
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pellata de’Santi Giovanni e Reparata, 
non ha che ad entrare nell’Archivio del 
Vefcovato di Lucca, e fotto il Pegno 

vedrà uno {frumento antichifiìmo 
rogato per mano di Ser Pietro Notajo 
Imperiale ai 19. di Marzo dell’anno 
<>84. incui il Velcovo Teodegrimo, 
0 Tegrimo ordina certo Prete per la 
detta Chiefa, e chiamala de’Santi Pan- 
taleone. Reparata, e Giovanni . Nè 
creda già , che a ciò provare quefto Po¬ 
lo (frumento fi trovi . Egli è il piu 
antico, non Punico, eflendo che da 
molti altri fi trae efierfi così detta an* 
che negli anni Peguenti ,e fingolarmen- 
tc fi trova così chiamata nel 1014. 

nel 1027. nel 1071. e fino nel 1100, e 
nel 1 aoo. Oltre di che fi ritrae ancora 
dall LIghelli Ital. Sac. tom. 3. pag. 3^3. 
da quelle parole : Joanncs Tatria Lu- 
cenjts Tetri Valberti Filius, Epifcopus 
Tiflorienfis circa antium 1010. multa 
bona concc(fit Lcclefiis , dee dire, Ec- 
clefi# S. Tantaleonis ,& Reparata Dice- 
cefis Lucenfis. 

Io non intendo già di Pcrivere in una 
materia n5 contradetta.So alcuni có Eri- 
berto Rofveido fopra il Martirologio 
d’ Adone volere altrove circa que’tem¬ 

pi 
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pi le di lui fante reliquie i nè io f. 
contrago loro j folo Urano mi fembr;, 
che come lì legge in certa leggenda « 
quello Santo ftampata in i a. quelli ai 
ni addietro in Roma,fi voglia , cheu 
dii ui braccio in più , e diverfi Juogh 
fia venerato. Il che mi fa aderire fran 
camente, che di molte reliquie di que 
Ilo Santo , le quali altrove collocar 
fi vogliono , farebbe d’ uopo farm 
vedere le autentiche fcrittureper con 
traporle alla nollra tradizione. 

E qui non illimo inutile per chia 
rezza della materia il regillrare ci< 
che fi c poi trovato nell’ urna. Oltri 
gran parte della dentatura e delle man 
dibuie con altri olii, che erano nell; 
di lui tella d’argento , che ogni anno 
s’efpone per la fua fella alla venera, 
zione de’ Fedeli, nel !a cada di marmc 
aperta in prefenza di Monfig. Vefcov 
fi fono trovate le falangi d una mano . 
i f. olii de’ piedi, un pezzo di odo fi¬ 
ero, un altro dell’ ilion , fette pez¬ 
zetti d’ offo della mano, .un pezzo di 
colla delle mendofe , circa So. minuti 
pezzi di altre offa diverfe, un dente 3 
due pezzi dell’ offo petrofo, 3 6. pez¬ 
zetti diverfi d’ofio, con alquanta ce- 
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licrev Ciò, che non è alcuna parte di 
piche, quando abbia lefue pruove ben 
(ondate, io non ho difficolta di con¬ 
cederlo a iutt’ altra città , che a_» 
LucCa 

Qui , oltre il già detto di fopra , 
fc noi andiamo nella Libreria di San 
Martino, che fu già del fimofo Felino 
Sandei , nel Banco legnato N. I. in 
un libro M.S. in carta pergamina in 
foglio fegnato n. 17. a cui manca il 
frontcfpizio, efoloinfine fi legge di 
caratter moderno rifpetto a quello , 
concili è fcritto il libro , che è an¬ 
tichi ffimo : Orcio officìi fecundum B. 
Hieronymum , & alias SS. Doti or es 
Ecclefi# revifus per D. 7{icolaum Te- 
grimurn jtrcyd. anno MDX1III. trove¬ 
remo a i 27. di Luglio: InT^at.San¬ 
ili Tantaleoràs de TaJJìone e]us Filli, 
lettionum facimus , omnia cantamus 
demo Martire. Ftfperas majores apnd 
Sanffam Reparatam celebramus Jbique 
honorifìcè rcfìcimur , e poco dopo : MÌJ- 
fam ma]orem apud S. Reparat d celebra- 

jnus . Dal quai modo di notare l’uffizio 
gli eruditi tutti ne deduranno facil¬ 
mente edere quello libro ftato fcritto 
circa il izco. ed invero nell’Indice 

tìi 
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di detta Libreria fi fegna come codic1 
del 1230. Dunque , or dico io , i1 
quegli anni era il corpo di San Pani 
taleone a Lucca nella Chiefa di Sant * 
Reparata, poiché per qual moti ve 
farne un tale ufizio, e fare quella di 
fiinzione di portarli il Clero della cat 
tedrale in tal giorno a detta Chiefa , 
fe fiato non vi fotte il di lui corpo ì 
Tanto più che coftumanza tale non lì 
legge in detto libro elferli tifata, fe non 
verfo quelle Chiefe, che poltedevanc 
fenza concroverfia qualchefacro fimi! 
depofito, il dì della lor fella ,e lo veg. 
giamo chiaramente jper adurne un 
efempio, il dì della fella di Sant’A- 
lelfandro Papa, il di cui finto corpo 
non ha dubbio eltere a Lucca nella 
Chiefa del di lui nome , imperocché 
ivi ancora fi legge: Fefperas majjorcs 
apud Santtum uilexandrum celebra- 
mus , ubi prò bonoreilhu Sanftì > & 
devotione etiam B. Martini honorificè 
reficimur. Il corpo di Sant’ Alelfandro 
fu trasferito a Lucca da AlcflandroII. 
Papa , che fu creato nel 1062. 

Ma, la Dio mercé, feguendo l’or¬ 
dine cronologico , mi trovo pure ad 
argomenti anche più chiari. Riferifce 

il 
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.1 P.Franciotti ne’Santi di Lucca, co- 
ne il 1444. fècelì dal Senato un De¬ 
reto, che gli Anziani , e Confalo- 

jiiere della Republica vilicare dovef- 
jero le Chiefe, che cuftodivano corpi 
antiil giorno della lor fella. Tal de¬ 
reto a me non c riufcito trovare , 
si’ ho ben veduto un altro limile fat- 
o il 1446. a i 13. di Giugno, ere¬ 
ticato a’ zi. d’Agofto , che può da 
>gnuno vederli nella Cancellarla di Pa- 
azzo , libro di Decreti foglio 27. an. 
10 1446. die 2.4. Julii li trova quella 
>rdinazione per il dì di San Pantaleo- 
le. Magnifici, acpotmtesDomìni An- 
iani & Vexillif. Jufhtia Topuli, & 
Communis Lucenfis una curri tnbus de- 
ìlis civibus fuper veneratione fantto- 
•um decnverunt ut auttoritate eis da¬ 
te a generali Conftlio die i3.Julii}diem 
iy. prtiferais Metijis effe feriatam , 
può ad jus reddendum , Àrtificum Apo- 
y.ecas claufas teneri debere , & quod 
magnifici Domini Antiani debeant di¬ 
tta die exire ad Miffam inEcclefia S. 
Joannispropter fefturtt S.VantaleoniSi 
cnjus corpus efl in ditta Ec.lefia col- 
locatum, & ojferre teneantur hbras 
quaiuor cera in quatuor candtlis>QC» 
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Qual atteftazione più chiara della prt 
lente? Si avea dunque allora comi 
nernence per indubitato ritrovarli i 
detta Chiefa il corpo del Santo Mar 
tire Pantalone» E perchè non dovr 
crederli adeffo, tanto più che dura an 
che a’ dì noftri la foprafcritta collii 
manza , di offerire il Principe le quat 
tro candele il giorno della fella di qut 
fio Santo a detta Chiefa > 

Palliamo dall’Archivio del Palazz 
a quello della Cattedrale, dal qual 
fi tra* , chede’Santi ^ le di cui facr 
offa nella Città fi ritrovano, Pene deb 
ba celebrare, per privilegiol'pecialt 
da tutto il Clero l’ufìzio folenne 
Or fe troviamo P ufìzio di San Pan 
taleone Martiredi Nicomedia efTerfì ce 
lebrato ab antiquo doppio e folenne.c 
nove lezioni nella Diocefi di Lucca 
maggiormente verremo a couofcere 
effervi fl.uo, e per confequenza eiTcr 
vi di prefente il Può lauto corpo. 1 
qui dee primieramente laperfi com 
le venerande Monache di-San Miche 
letto puiledevano qualche anno fa u 
antichi.limo Breviario fritto in per 
gamena , il quale è flato veduto d, 
molti, el P. Franciotti lo cita a fol 
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IpS. dell’ opera fua de’ Santi di Lucca , 
lei qual Breviario a i 17. di Luglio fi 
eggevano dilteiamente le Lezioni di 
luello Santo. Così non folle egli per 
loca cura andato a male , come po¬ 
nemmo moltrarlo, a chi volefie ve- 
ierio. Oltre di quello in un Antifona¬ 
rio in foglio in carta pecora , che nel- 
a libreria delia Cattedrale fi conferva 
lanco iecondon,qi. fi leggono con 
le lue note da canto le antifone dell’u- 
ìzio di San Pantaleone . Dal che , e 
la ciò, che abbiamo detto di fopra , 
i vede quanto Ila vero > che in Lucca 
e ne celcbralse a que’ tempi 1 ufizio. 
ìi ofservi che quello Antifonario, fc 
vero, che fofse delle Monache di Pon¬ 
etelo , come fi cava da quelle paro- 
e, che vi fi leggono : ljìe Liber efi 
Mortaci}. S. Manne de Tontetetto , ec. 
arebbepiù antico del 1144. avanti al 
[ùal anno furono else trasferite in cic- 
à, e unite al Monaftero di Santa Giu- 
tina, le pure non vogliamo dire, che 
i feguitalse a chiamar le Monache di 
’ontetetto per qualche anno anche do¬ 
lo la loro traslazione in città. Il lor 
nonaltero era antichifiimo, e fu fa- 

bri- 
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bricato, come fi ha , dal Franciosi l i 
no di Crifto 802. 

Mi dia licenza, Sig. Muratori d 
tiflìmo, che io copj qui alcune di qt 
fìe Antifone, tanto più > che fcorg 
da loro quanto al folo Martire Ni< 
mediefeconvengano; Tantaleon Sei 
toris Eufiorgii Fitius in 1^ichomec 
Civitate futi eruditus liftens libera 
busfruttum daturus in temporefuo,b\ 
vae a Beatus vir.ec. Hunc Magifter e[ 
Eufrofmus Medicus fape duxit feci 
in Talatium , ubi Reges, & Trinai 
convene.runt in unum. Evovae.a. I 
dit tilt Dominus in corde fuo Utitian 
& frequentata Domum Vresbtieri ce 
firmabatur in fide . Evovae.'PerTa 
taleonem nec dum baptizatumfecit Di 
miraculum , ficut Centuria ante bap 
fmum accepit Spiritum Sanfturn. Don 
ne quarti admirabile e/i nomen tuuw 
Evo vae. a .Baptizatus Tantaleon avi 
tit Tatrem fuum ab Tdolorum c\ 
tura j quoniam in Domino confìj 
efl ec. 

In un altro Libro di Canto eccidi 
ftico parimente antico foriero in pc 
gamena in foglio nel Banco lecondo 

1J1' 
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«fi. della predetta libraria fi legge nel 
li di San Pantaleone quella Antifona: 

Udefi Beati Vanta Leoni s fefiiva fole unii 
uvi*, qui fenatoris filius faftus efi fe- 
{"ator Curia Cale/ìis.Latetur ±cdefia , 
"xuitet clerus, gaudeat populus. Bea- 

Vantaieon Marcir Xrijh intercede prò 
‘obis ; edalcre antifoneche lungo fa- 
ebbe il copiarle qui tutte, tantopiù, 

che alcune non affatto bene s’intendo¬ 
no , le quali più ottimamenteconfron- 
Ganocon ciò, che di quello Santo Mar¬ 
cire fcrive , oltre li icrittori della fita 
■ ita, il Codice M.S. della libraria fo- 
iTacitata di Firenze, e San Fulberto 
-eli Inno, che (opra San Pantaleone 
‘ iegge nel tom.3. della prima edizio- 
te della biblioteca de’ Padri, e nel i 8. 
-ella leconda. Altri pur vene fono 
e'libri eccleiiaftici, che contengono 
iftefseantifone, e fingolarmence uno 
ignaro n. 15 3. Da’ quali tutti fi dedu¬ 
ci che anticamente fenefacelse ufi- 
io particolare in quella noftra Città , 
che unito con Falere prove viene a 

infermare, che a Lucca fofseil cor¬ 
to di quello Santo. 

Nel fecoloXVl. era ciò tanto certo, 
he Gioleppe Fedeli, altrimentedet- 

Tomoxxm o to 
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to iìCatonello da Lucca, Poeta afj 
rozzo, le di cui poefiéilamparonlì 
ottavo il i5 31. ed altre il .153 4. in V 
negia, nel capitolo primo , in lode c 
Volto Santo di Lucca,numerare vole 
do i corpi fanti, che in quella Cit 
fi truovano, mette con gli altri in li 
San Pantalone in quelli verfi : 

Veggio quel P aulivo a tutte l’or e 
Con Antonino ,AleJfandro,eFriàiam 
Moftrarji Jttibondt del Juo bonore. 

Appreso a quei Teodoro, e Romano 
Pantaleone, Regolo, e Davino, 
Agnello Catto Seneje , e Pontiano. 

Or trovandoli gli altri corpi di qut 
Santi nella noftra Città, converrà 
re, che vi fi trovi anche quello di 5 
Pantaleone. Noi veggiamo dagli a 
della vifita di San Giovanni fatta < 
Vefcovo AlefsadroGuidiccione, che 
nel 1 5 61. come i Canonaci francarne 
re dilsero ritrovarli il corpo di S. Pi 
taleone nella lorChiefa, e nel li 
go appunto, in cui s'è ritrovato que 
anno. Ecco le parole degli Atti,i qua 
coniervano nell Archivio epiltopal 
Interrogati an ditta, ecclefia colltg 
ta jìt confecrata , refponderunt qi 
riumquam eorum tempore fuit in di 
£cdefia celebratimi fejlum Dedicano 

tpjins, 



Articolo Vin. 3ij 
'•pfius f ftd quod veperitur in quodam 
mtiqno mifiah in carta badino, nota- 
■»m die nona menfis cjmii effe feflum 

IOedicatioms SS. Tanfaleonis , Re- 
barata, Idem corpus ejì in ipfa , ec. 
t: poche linee dopo. Jtem interrogati 
dixerunt quod in di Ci a Ecclejta requie- 
cit , ut dicitur , corpus s. Pantaleo. 
\is , quod ed fub altari madori ditta 
Ecclejuc. Nè è maraviglia che fi Ja- 
ciailero in ciò guidare dalla fola voce 
omune , ficcome anche, che il P. Ce¬ 
sare Franciotci poi ne dubicaflfe, co-»* 
tnechè averte veduto nel fuddetto.Bre¬ 
viario di ian Micheietco quelle parole; 

V.antaLeonis Martiriscujus corpus 
(l in Ecdejìa S. Joann s ma]oris » 

cosi altri di que’ tempi *, imperoc- 
hè tal dubitazione nafeeva dai non 
flferfi mai feoperto 3 di laro,il luogo 
•veegli era porto, ,onde cominciarono 

temere della antica tradizione. Sicr 
he a’ dì noftri vedendo quefta facra 

■ima Icoperta dobbiamo ripigliare Tan¬ 
ica certezza, > che quefio ih il corpo di 
-an Phntaleone Nicomediefe. 

Vedcfi ancqra nella libreria noftra 
li corte Laudi ni un Mertak Romano 
ntico Rampato in foglio grande Luca 

<r. O z apud 
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àpud rtncentium Bufdracim MDLXÙÌ 
incui nel Calendario, che gli fi luo 
porre avanti, fono notati fotto il gior 
no della lor fefta tutti i Santi , i cor¬ 
pi de’quali fono nella Città di Lucca 
benché non di tutti loro fi celebri dal¬ 
la Chiefa l’ufizio. Or nel mefe di Lu- 
glio fi; legge VI.C al. 1% Vatubaleonii 
Mart. ec. In Ec. S. Joarmis & Repara- 
tte, ec. il che non lolo vuol accenna¬ 
re, che ivi le ne faccia T ufizio , ms 
ancora che ivi ripofi il fuo corpo 
vedendoli tempre accennata la Chief; 
folamente al di della fella di que’Santi 
che in rifa hanno il loro depofito 
Quello fi vede due volte in quefto fìef 
fo mefe , imperciocché il primo gior 
no fi nota ; Caìcndis S. Lucina Ma 
tror-a Romana. In E. Cathe. epoc< 
dopo : llll.ld. 11. Q aulirli Epifcopi Lu 
tenfis , & Martirìs in E. fua , lapen 
doli benda tucti che il corpo di Sant; 
Lucina fi trova in S. Martino, e’1 cor 
po del noftro Santo Velcovo Caolini 
nella Chiefa di San Paolino nominar 
fi conferva . Ciò anche più chiara 
mente fi vede lotto il terzo giorno d 
Maggio, in cui e la felta de Sant 
Aiefi'andro , Evenzio , e compagn 

*» Mar- 
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•Martiri, poiché volendo fare intendere,' 
've ripofalfe il corpo di Sant’Aletfandro 
ol foggiugnerfolo in Ec. fua non fi 
irebbe in cefo di qual corpo parlafle, 
<inde fu coftretto chi fece il Calenda- 
io a mutare ftile, c da qui dare ad 
itendere quello, che voleva fignifi- 
arealtrove con quell’ aggiugnere in 
,C fua , o limile, fcrivendo-.v-f/ejrd»- 
ri, Evenni, & [odorimi martirnm, 
oi foggi tigne:corpus S.^ìlexandri infila 
"e.Dunque quando vi pone la Chiefa# 
itended’accennare il luogo, overi- 
ofano i corpi de’ Santi, de’ quali fi 
t la fetta. Dunque il corpo di San_j 
antaleone è in San Giovanni, eflen- 
ochc quefta Chiela visne ivi accen* 
ata . Si vede queftoanche nelle Lita- 
iedi detto MeflTale,neHequali eflendo 
ggiunto folo il nome de’ Santi,i corpi 
squali a Luccalono,vi fi vedeaggiun- 
a anche il nome di San Pantalone . 

Vincenzo Ci vitali che mori circa il 
j72. ftorico affai veridico delle cofe 
oftre, nella ftoria fua mf. chiaramen- 
iatterifee il corpo di San Pantaleone 
trovarli nella Chiefa di San Giovan- 
i. E perchè lì vegga , che egli par- 

del Nicomediefe , io copierò qui 
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ciò, che feri ve nel libra fecondo dell 
feconda parte fol. lar della copia , ch 
nella noftra libreria li conferva, ov 
dopò aver raccontato il Martirio dt 
Santo foggiugne: Udendo tutte quell 
cofel’immaniflìmo Imperadore coman 
dèche quell’albero fotte tagliatoci 
corpo abbruciato il che fu fitto, m 
gli fpicutatori, e foldati > che gui 
darono San Pantalone > non* .tornaron 
a quello . I Criftiani le .reliquie del fu 
corpoprefero,e le feppellirono net m< 
defimo luogo dove fu decollato, che f 
fuori delle mura della città di Nicom< 
dia nella villa d un Adamante feolaft 
co'., il qual corpo, anzi le ceneri con ' 
tetta, la quale mi fu moftrata dal R< 
verendò Prete Gio. Baùtta Priore d 
Cappellani di San Giovanni, fono,c( 
me è detto , benché non ho trovai 
la traslazione , in Lucca > del quale 
celebrala fu a commemorazione il 
Calende di A golfo, che fu il giorn 
delfuoglorioio martirio. Di fopra foj 
Si. a tergoavea fcritto parlando del 
la Chiefa di San Giovanni : Nella qu; 
„ .Chiefa fi celebra foleonemeqte i 
„ fetta di San Pantaleone Martire al 
i, 27. di Luglio , imperciocché qu 
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i Vi c il fuo Santiflìmo corpo,, 
; Venendo poi nel i ^7^. la videa di 
ilonfig. VeCcovo.di Rinaini, papinien- 
: fi confermò efier tradizione , che 
;:H’alcar maggiore ci foife il corpo di 
.uefio Santo. Gli atti di quella videa 
poftolica fi cònfervano nell’ Archi¬ 
lo del Vefcovaco , da’quali tratte fi 
>no le parole feguenti: Vifiùavit re- 
quias quorundam Sanfforum in Sacra- 
odiffaEcclejia (ciocdi S.Giovanni) 
Jervatorum, inter qnat adeji caput 
tuffi ‘Pantaleonis, quod in die fefla 
ufdem exhibetur deofculandum>& qui- 
bet deofculatur os capitis ejufdem > 
r oftenditur. cum luminìbus, &plu- 
ialiy ec. il che tutto fi fa anche a* dì 
oftri, & in altari madori fertur effe 
ìrpus diffi S. Tantaleonis. Sicché v* 
:a anche allora quella voce comune , 
ìa forfè per efl'er fama, che fotte nell* 
Itar maggiore, e non qualche braccio 
atto terra, come fi è veduto, fifta- 
a folo Culla voce comune.'1. 

Si aggiunga per non leggier prova 
nita alle altre, come nel 1 f 7S. in cui 
diede principio a rifare di bel nuovo 

l Palazzo publico della Signoria di 
•acca conforme il difegno datone >da 
od O 4 Bar- 
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Bartolommeo Am mannati, Archi ceti 
del gran Duca di Tofeana , fi usò feo 
pire fopra le porte delle camere abita 
dagli Anziani , e Confaloniere del 
Sereniflìma Republica il nome di i 
Santo non folo , che fofle Protetti 
re particolare della Città , ma ai 
cora che il corpo di lui a 1-ticca fi c 
frodilse, come fi vede ne’Santi, i n 
mi de’ quali fopra le dette porte fi le 
gono. Or ritrovandoli ivi fopra ui 
di else il nome di San Pantaleone ,c 
me full’ altre quello di San Paolino, 
San Frediano, ec. perchè vorremon 
dire, che di quello fole in Lucca ni 
vi fia i| depofito ì Anzi da ciò fi d 
duce, che come degli altri Santi vi 
così elfer vi dee anche di San Pant 
leone, e fe v’è, non altrove cert 
mente che in quella calfa di marmo 
E benché nel 155)3. a5 31. di Ottobi 
circa le 7. ore della notte, accelofi 
fuoco per caufa di alcuni carcerati nc 
la parte di. loprajdel Palazzo , br 
ciafi'e di lui una parte, come fi had 
libro de’maleficj nclla camera pub. 
ca foglio 761. nulladimcno reftò ille 
il dormitorio, fopra la porta delle 1 
cui camere quelli nomi fi veggono 
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ìicchc egli è il dormitorio antico 

antica e 1’ inscrizione , cioè per 
o meno a vanti al 1 f 78. Dal che tutto 
ie Legue edere dace già da gran tempo 
vanti in Lucca le facre ceneri di Saa 

’ancaleone. 
Negli anni poi più vicini a’notòri 

rovanfi Calendar) di quella Diocefi 
»er i’ufizio divino, chel’anTerifcono. 
I più antico, chefiafiveduco,èquel- 
3 del ij So. il quale Lotto il dì 17. di 
.uglio Legna la Leda di San Pantaleone 
iquellaguiLa: Feftum S. Tantaleonis 
uplex, cu WS corpus requiefeit in Ec- 
lefia S. Joannis . A me non è riuLci- 
> di trovare i Luflfeguenti, Le non dal- 
anno 1(371. in qua. Quello dunque 
all' anno 1(371.dice: 27. Fer. 2. Tati- 
ileonis m. ec. Corpus S. Tantaleonis 
*quiefcit iti Eccl. SS. fo. & Reparata. 
)uello del 1672. replicalo deLso , 
uello del 1673. parimente , c cosi 
jLseguentemente fino al 167(3. nel Ca- 
:ndario del qual anno non fi dice ove 
a il Luo corpo > e così ne’ Seguenti ; 
. ióSi. poi fi ripiglia a notareLct- 
5 i 27. di Luglio : Corpus S. Tati- 
ileonis requiefeit in Eccl. SS.fo. & Re~ 
arata: il che non veggo però notata 

Q i i» - 
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in quello del 1683. nè piu-per1 entr 
i Calendarj feguenti » Quella incon 
flanzafa vedere la dubitazione , che 1 
ne aveva, come ho detto di fopra 
per non averlo mai ritrovato , ed efse 
fempte a’ lor giorni flato nafcoflo 
onde non vedendo il lantocorpo comin 
ciarono a temerei Lue cheli della anti 
ca tradizione, e voce comune. 

il Ferrari però, che viFsc circa ij 
3 626. nell’ opera fua de Santtis Italia 
nell’Indice, che vi pone avanti , de 
corpi di alcuni Santi afsegnati in pii 
luoghi feri ve così .* S. Vantai coni 
Luca in Ecclefia SS. Joannìs&Vaul 
( dee dire <ÙT Separata ) & Figi li is h 
spulici in Ecclcfia propria . Nel de' 
corfo poi dell’Opera al giprno 27. di 
Luglio prova dottamente contra Paole 
Regio efservi due Santi di quefìo no. 
me , ed uno, che non è il Medico Ni. 
comediefe nofìro , ritrovarli in Bi- 
feglia, città della Puglia. Curiofo è 
a vedere il Bucelini nel Sacrario Bene- 
dettino T. 2. flampato in Augufla il 
1656, imperocché dicendo a pag. 34, 
che il corpo di SanPantaleope fi con¬ 
ferva in Luc^a j a pfg* 10> vuole , 
che fi trovi pure altrove . Ma finia- 
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loia con le parole del celebre Fran¬ 
co Maria Fiorentini, che nelle An- 
otazioni al Martirologio di San Giro¬ 
imo parlando di quello Santo marti- 
; il dì 28. di Luglio così fcrive: In 
?rbe Luca Thufcia "Patria mca jam 
lim Corpus in Bajìlìca SS. foannis <& 
.eparata quiefcere multorum Secalo- 
m opimo fuit, caput quidem>zc. 

In difcordanza tale pare a me, eru- 
itilfimo Sig. Muratori , che Lucca, 
ofsa ben gloriarli di avere ragioni 
maggiori j che non hanno l’altre città, 
provare il pofsefsodel di lui facro 

Drpo, le quali ragioni io ho qui efpo- 
o femplicemente al Tuo fino difcerni- 
ìento, acciò ella abbia la bontà di 
onderarle, e di illuminarmi, fe io 
>(Ii in inganno , efsendochc farà con 
iò un atto di carità ad un fuo 

Divotifs. Obbligatifs. Servid. 

Alefsandro Berti. 

0 6 4R- 
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ARTICOLO IX. 
,, A O - ^ j ‘ ^ i j | 

friggi de' Letterati eferciz] de' FILER 
GITI di Forlì, Libro fi ccndo. Con 
turnazione dcirArticoloIV.de] To' 
mo XXVI. pag.i 86. 

NEI fuddetto Articolo del Tome 
XXVI. è flato elpofto da noi 

quanto fi contiene nelle XXIV. Le- 
zioni fopra l’imitazione poetica com- 
pofte dal chiarifiìmo Sig. Conte Fab- 
Irido-^Antonio Monfignani \ uno de’ lu¬ 
mi principali delia nobiiiffima Acca, 
demia de’ Fileggiti . Egli è degno 
che con la medefima diligenza fi ri- 
ferifea in rifiretto da noi anchequan- 
to fi contiene nel-iimanente di dette 
IL Libro, 

§. II. 

Se tonda Tarte del libro fecondo de'let¬ 
terati eferci^ì de’ FILERÒ ITI di 
torli, in cui fi contengono dieci So¬ 
netti del Petrarca oppugnati dai fud- 
detti ^Accademici, epoidifeft, e ri¬ 
dotti al morale in fine di ciafcuncu 

^po- 
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[Apologia da OTTAVIANO TE- 
TRIGIRATI] , Segretario deU‘*Ac- 
cadmia, ec. 

Non Tappiamo, fe maggiore fia_* 
la difgrazia degli Scrittori più cele- 
3ri per elfer di continuo foggette 15 

Opere loro alla cenfura degli uomi¬ 
ni , anche nelle cofe dove fono piti 
degni di lode*, o pur la loro fortuna 
per eller quefte difele, anche nelle»# 
:ol'e , dove fono potuti ingannarli • 
^erto è, che in ciò che riguarda e 
la cenfura, e la difefa, la critica è 
fempre ingiufta , perchè ferve più 
i far conolcere la paflìone, che il ve¬ 
to, e più torto che inftruire , con¬ 
fonde*, epartorifee più del profitto 1’ 
errore. Quando però avviene , cheli 
lamini un componimento a puro og¬ 
getto di letterario efercizio , e affin¬ 
chè le ne lcuopra interamente il mi¬ 
dollo per utile o infegnamento di chi 
vuole imitarlo, non fi può abbaftan- 
za commendarne T efame,maffimamen- 
te ove quello efea di mano a perfone 
dotte, e intendenti. E di queftogene- 
re appunto noi giudichiamo le op- 
pofizioni fatte da i Sigg. Accade¬ 

mici 
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miti Fikrgitì ad alami Sonetti de 
latrarci ,c, e .le Apologidehe fe ne leg 
gono fatte agli fteflì Sonetti dal Sig 
Tetrignani . Non è potàbile farne d 
quelle e di quelle il riftretto > ma_ 
baderà accennarne alcune cofe, accioc- 
che il lettore s’invoglia leggerlctut 
te nel libro che riferiamo.» e che ber 
ne.merita l’attenzione. 

p.5j i. i. 11 Sonetto 105?. del Petrarca, i 
quale comincia 

oimor , che nel penfier mio vive 1 

' . regna 
è'’li .primo, che vien cenfurato ,e di 
fefo. L’oppofitore è’1 Sig. Canonia 
'Niccolo Maldenti. L’ efamina in quat 
tro punti, cioè nella favola, o fia, 
codituzione di elfo} nelle fentenze 
nelcodumej e nella locuzione .Quan 
to al primo » lo giudica viziofo > poi 
chè l’argomento artificiofo non cor 
risponde in tutto al naturale} cioè ; 
dire, che , fe bene l’artifìcio della fa 
vola fpiega l’intenzione del Poeta, v 
fono però alcuni fenfi , che ci danni 
come per riempitura, e come inuti 
li al foggetto, Nello fteffo difetto d 
fuperfluità pare ùmilmente difettuo 
fo il primo quartetto quanto alla feti 

ten- 
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cnza, ficcome il lecondo fembra vi- 
:iofo per anfibologia nei quinto e nei 
elio verfo. Circa il collume , vien 
iprefoil Poeta di aver poco bene con¬ 
ervato il decoro, poiché dopo aver 
•gli trattato Amore , nume cosi 
>ocente , per fuo re , e Signore^ 
: per formidabil guerirero , lo rap- 
jrefenta dipoi qual paurofo coniglio 
:on le palììoni più vili. Biafima final- 
nente nella locuzione la imperfezio- 
te dell’ allegoria , il duro accozzamen- 
o , che fanno nell! ottavo verfo quel- 
e parole, ponfuainfegna , e che pur 
anno nel!’ultimo verfo fei monofill&- 
i feguenti > 

Che bel fin fa chi ben amando more. 
A quelle opposizioni delSig. Cano- 

,ico Maldenti fi fa bravamente incon- 
ro i’Apologifìa, il quale,conforma n- 
iofi all’opinione del Sig. Muratori , 
onfidera quello Sonetto come uno de’ 
>iù perfetti e leggiadri del Petrarca . 
: primieramente fa vedere, che il fog- 
;ettodiefib none, come pensò il Ca- 
lelvetro, una feufa del Toeta di non 
ìoter manifefi are il fuo amore a Lati- 

•4, ma bene la riloluzione prefa da 
ui , per non muoverla a fdegno , 

di 
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di queftoSonecto none veramente ci 
primo afpettó a (Fai chiaro , onde noi 
ben. fra di loro riconvengono gli fpo 
(icori . Da tale ofeurità derivano 1 
prime oppofiziorai,; che gli fi fann< 
dal Sig. 1Calducci , le quali rellan< 
pienamente dilciolte dal Sig. Tetri 
guani, dicendo,che il foggetto natii 
rale di efib fi è di mofìrare, che la. 
fua per altro rigidiffìma amata è rejla 
ta finalmente accefa dalle fiamme amo 
rofe, e defcrivendolo pervia di amo 
rofa viftone, fuccedutagli tra’lfonm 
e la vigilia : nel qual tempo gli par 
ve di udire la dolce voce di lei, e noi 
di altra donna , come gli interpecr 
di quello Poetali fono iognàtiV Trs 
le altre difficoltà, che fono mode i 
quello Sonetto, ve ne ha una , da cui 
pare* che fi polla arguire , che il Pe 
trarca dicendo anime fpente aderifee 
alla falla fentenza di Zenone, ed’lp. 
parco, i quali credettero effer Pani- 
ma fiamma e fuoco, che tolto dalla 
materia fi rifolva, e fvanifcaj mai] 
Sig. Petrignani molto bene lo difen¬ 
de, faccendo vedere, che il Poeta, il 
quale penfava bene.* e crede va. meglio, 
intefequiper anime [peate quelle che 

ih era. 
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•ano prive ed intatte dal fuoco amo¬ 
rfo . ' i » > • 
4. Le obbiezioni fatte al Sonettop& 

1 a» iup 
cosi bello il Sol giammai le- 

varft, 
ino ingegnofe e dotte rifieflìoni dello 
effo Sig. Balducci. Quivi volendo il 
etrarca deferivere a Sennuccio , fuo 
mico, gli effetti, che gli cagionò la 
rima volta che vide l’impareggia- 
il bellezza di Laura, fi valfe di due 
milicudini, 1’ una del Sole , e l’al- 
ra dell’Iride . Quello fùo idolo , o 
□ncetto chiamali moflruofo, perche 
oppio. Si avverte, che nella prima 
mancante lefentenza, perchè fenza 

arne applicazione al foggetto, fi paf- 
a fubitoalla feconda. Anche quella 
i nota come viziofa, poiché non ben 
t accorda con la compofìezza tanto 
elebrata di Laura, mentre quel fuo 
auto cambiarti in volto di fi varj co- 
òri, a guifa dell’Iride, alla preferì 
-a dell’amante, non è ìndiciodi bea 
:ompofta modeflia . Ora ommetten- 
io qualche altro dubbio modo alia 
ocuzione, patteremo a vedere ciò che 
rifponda il $\g.Tetrignanì al già detto. 
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Fa egli vedere, che il foggetto nat 
rale di quello Sonetto fi è di rappr 
Tentare non canto la bellezza di La; 
ra, quanto i chiari fegni delle rai 
qualità ofiervate dai Petrarca fui vo 
to di Laura la prima volta che la v 
de, e che di lei onefìo amante divei 
ne. Con la lomiglianza del Sole r 
figurò dunque la bellezza: con que 
la dell’Iride la variazione de’colo 
cagionati fui volto di lei dalle fu e r; 
re virtù, te quali ingegnofamente \ 
applicando alla varietà de’ colori, oi 
de 1 arcocelefte è dipinto. Quindi d 
duce non efler viziofo l’idolo del con 
ponimento, perchè doppio, menti 
ambi tendono all’unità deli’ azione 
che in elfo fi è prela a trattare . F 
poi vedere, che la fomiglianza del Se 
le non refta fenza Ja debita applica 
zione al foggetto. Difende poi la fe 
conda comparazione dalla accufa c 
mal coltumc, mentre la variazion 
de colori , che fi feorge fu la facci 
di M. Laura, nonnalceda immode 
Ila paflìone , ma da modeftia virgina 
le, daonefta ertibefcenza, e dafince 
ro amore , come di fopra aveva gi 
dichiarato. In tutto il rimanente d 

a - quella 
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iella ben pelata Apologià fa ipicca- 
e il Sig. Tetrtgnatii il luo laperc ed 
jjegno j e mette in villa alcuni mi- 
rvigiiofi artifìci adoperati dal Tallo 
I Ila fua Gerulalemme. 
i 5. Lo ftelTo Sig Balducci efaminap .*79 
che il Sonetto 113. 

t Tonimi ov il Sol uccide ifiori e Ver¬ 
ba t 

e c uno de’ più Ipiritofì e poetici del 
:trarca , il quale in elio volle rap- 
efentarci, che in ogni tempoeluo- 

> amerà la lua Laura . L’accula > 
le gli fi dà , confitte principalmen- 

I in aver rubato dipelo tutto il bel* 
I ed il buono, che vili fcorge,dali’ 
IdeXXlI. dell, libro di Orazio, c 
tir Egloga X- di Virgilio .* nel qual 
zio di furto fi nota elfer caduto al* 

le volte quello Poeta, che trafpor* 
> rei luo canzoniere il meglio de’ 
□eri tanto Siciliani, che Provenza- 
. Gli s’impone in oltre la nota di 
;er guaito e sformato il penfiero tol- 
> aci Orazio, e a V irgilio. Da sì gra- 
i accule lo difende l’òpologifta, fa- 
:ndo vedere eller quella anzi imita¬ 
tone , che furto, e che il Petrarca ha 
ìiglioraia l'idea di Orazio anche in 



3 $4 Gjorn. db». Letterati 

quelle ;parci , dove c {taro il no 
Poeta riprefo come di fattolo e ra 
«ante* innanzi di pacare più olti 
non lafceremo di avvertire il Pubi 
co, che il Sig. Tito Torelli, dotti 
fludiofo gentiluomo Porli vefe,è in p 
cinto di dare alla luce una traduzii 
in ver li toPcanidegli epigrammi di.M 
2tiale s ove non Polo renderà più et 
ri i penlìeri del poeta latino ,, iti 
fupplirà ancora alle torte , o m 
canti fpiegazioni che ne hanno fatt 
comentatori die(Po; imprefa tanto 
plaufibile, quanto non ancora in 
lira lingua, e forfè in neifun’altr 
a riguardo di quell’Autore, tenta 
Il Sig. Pecrignani, a cui liamo tei 

P.5S4 ti di quella notizia , ha ragione di cc 
mendarne il Sig. Torelli, pervie j 
animarlo al coinpimentocii così nc 
lavoro. 

P S88 6. Il Sig. Balducci oppone al Son 
to 114. 

O d ardente 'uirtute ornata e cali 
la moto^licita delle Pentenze , che 
compongono, onde ne nalcela m; 
ean/a nell’unità, e nell’ordine de 
lue parti ; e quello è’1 difetto gei 
rale di elfo . Altri difetti partieoi 

vi 
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f. fi notano nella locazione, e: nella 
utenza: come il dire *Jche l’anima 
Lapra fia calda di virente; l’equi* 

»co, che puònafccre da quel dirla, 
>[A 'di onefiade intero albergo * il po¬ 
ri buonfenlo, che fanno refprefiioni 
ti i due feguenci verfi 
I 0 fiamma ; o rofe fparfe in dolce fal¬ 

da 
ii Di viva neve:, in cui mi fpeccbio, e 
i tergo ; 

confusone , con cui viene circon¬ 
ritto il mondo nel decimo e undeei- 
10 verlo , ove fi pone ,, ancora il 
Nilo feparatamente dall’Olimpo , 
quando è comune opinione, che il 
Nilo nafea dal monte Olimpo. 

i Egli è fiato affai più facile al Sig. 
letrignani il difendere quello Sonetto 
lilla oppofizione generale, che da al¬ 
ma delle particolari . Al difciogli- 
aento di quella, baila avvertire , co¬ 
le cornfponda il loggetto naturale 
il’artificiolo , effendo fiata intenzio- 
e del Poeta di lodar quivi, edi de- 
derare che fieno intefe , e lodate da 
atti, e la beltà e le virtù di M. Lau- 
i , il qhe a parte a parte fi va con 
aolta proprietà dichiarando . Ma cir- 
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ca le particolari> benché noi ci acci 
diamo col parare di efsa, non faprer 
mo però in tutto approvare quel 

i fpecchiarft, e tergerfi , che fa il Poe 
nella neve, che difficilmente gli pi 
fervire di Specchio e di bagno, ove 
efpreflìone o pecca di fallo , e d’in: 
proprio» o mal può falvarfi col m 
taforico. La particella già non cagic 
nera alcun5 equivoco, quando ella 
intenda per oramai , o come paro 
riempitiva, giuda la proprietà del 
noftra lingua in limiliparticelle.Nel 
ultimo terzetto fi deicrive il mone 
per via della figura finedoche, e qu 
vi dee intenderli il Nilo pel Mezzi 
giorno, e peri' Olimpo 1’ Oriente lei 
tentrionale-, c fe int.il delcrizione 
Poeta non procede cori tutto l’ord 
ne , non era come tale tenuto a farle 

p-599- 7. L’ ultimo Sonetto eiaminatod. 
Sig. Hai ducei è il 11 f 

Quando il voler, che con due fpro\ 
ardenti , 

in cui pero egli ingenuamenteconfe: 
fa, che il Petrarca cip ri me jfsai b< 
ne, c con gran chiarezza, il ino nc 
bil penfiero > e tanto le oppofizior 
di lui , quanto la ditela del òig. Pt 

tri- 
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ìgnani meritano d’cfscr lette da ca- 
> a piedi, efsendo piene di buon ra- 
ocinio , e di foda morale. 
8. Le tre ultime lezioni fono dot-p.614. 
lavoro del Sig. Tommafo M. dall' 

rme. La prima cfopra il Sonetto 
16. 
^onTefnti To, Faro, *ArnoìxAdi- 

ge, e Tebro , 
e nota per primo difetto la lunga 
imerazionc di fiumi che vi fifain_# 
ique verfi , il che è troppo, rifpetto 
piccol tutto del componimento j 2. 
durilfima iperbole che vi fi contie- 

> 3. il numero troppo interrotto 
’medefirai verlij 4. la durezza del» 
metafora nel primo terzetto*, f. i 

^cimenti oziofidell’ undecimo , e del 
odecimo verfo ; 6. per fine 1’ ag- 
Linto di alti dato a i penfieri dilet¬ 
toli , che al Poeta erano per cadc- 
in mente fottol’ombra del lauro, 

5?. Nel Sonetto 117. p.624. 
T^an d’atra, e tempeflofa onda ma¬ 

rina , 
riprendono 1. gli aggiunti di fofco, 
morbido dati al penfiero j 2. la con¬ 
adizione dell abbagliamento cagio- 
T omo XXVIL P nato 
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nato al Poeta dagli occhi di Laurat 
e poi del leggere in etti, quanto pai 
lava e fcriveva , fenzachc Amore 
avefle levato quell’abbagliamento , ; 
rinvigorita la potenza vifiva > 3. la d 
fcrizionc, che fa il Poeta di Amori 
cioè non cieco, ma faretrato, nudo 
ed alato, con le quali circoftanzee 
fa ne ben conviene all’amor ragion 
vole, ne al lafcivo*, 4. il foggiugn 
re, che tale Amóre era non pintori 
vivo j il che, dopo la fuddetta defer 
zione, era fredda e feioperata coni 
guenza. 

631. io. Leriflefiìoni fatte dalSig. dai 
*irme fopra il Sonetto 118. 

Che fai, alma ? che penfi ? avren 
mai pace ? 

fono anzi un dotto comento, chem 
rigorofa cenfura. Ne dichiara l’arg 
mento naturale, e ne fcuopre lari 
ficiofoi ma non refìa però, che da 
la confiderazione dell’ uno e dell’ s 
tro non glinafcano alcuni dubbi ,c 
con molto ingegno e’propone . P 
flette in oltre, che in quello Sonet 
v’è il genere narrativo , e’1 drar 
matico, fingcndoviiì il Poeta che irne 
•roga,e l’anima clic rilpcnde , leva 

do 
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o egli ftefib lo fc-rupolo dell’in ve- 
ifimile , che alcuno potette trovar- 
i, con la diftinzione dell’uomo in- 
eriore ed efterno. Confiderà inoltre, 
he quivi alcuni fencimenci fonoman- 
hevoli, alcuni inverifimili, e mcn- 
licati. 

A tutte quelle confiderazioni rif- 
londe con la Colica franchezza e dot- 
rina il Sig. Vetrignam, al cui valore 
lon può non ettere non obbligato il 
’oeta difefo , sì per vederli così no- 
filmente contra una piena di così dot- 
i Oppofitori da lui loftenuto, sì per 
metter parimente i Tuoi Sonetti amo¬ 
rfi da lui ridotti con molta felicità 
1 morale : di che più lòtto ci occorre- 
à di dir qualche cofa. 

$.111.? 

Parte terza, ec. che contiene quattro 
legioni /opra la lìngua italiana.* » 
recitate indetta Accademia dal Co»- 
teFABWZlQ ^.VjOT^tO MOTS^ 
SIGU^dTÓl, Trìncipe della mede- 
flirta : mancandone altre molte oc- 
ctdtate ‘ dalla tnódejiia d'alcuni Ac¬ 
cademici inoccafme chef volevano 

P 2 da- 
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dare alla luce còli’ altre ani fulfe \ 
guaiti. 

i. Premette il Sig. Conte Monfi 
gnani alla fua prima lezione due av 
vertimenti : l’uno è, che chi non < 
nato o vivuto in Tofcana, non fi per- 
fuada di potere Ieri vere e parlare-- 
perfettamente tolcano , fui fuppofte 
di averne imparata la favella conia 
lettura de i buoni libri „ non poten- 
„ do, die’egli, i libri infonderci nel- 
„ la lingua , o nella penna quell’aria, 
„ che non è comune , le non a certe 
„ clima aitai venturofo , e limile , 
„ dirò col Varchi , a quel d’ Ate¬ 
ne; ,, l’altra fi è, che il Boccaccio; 
il Petrarca, Dante, e gli altri maeftri 
di lingua non fono fiati impeccabili, 
nè l’opere loro fon tutte doro di pu¬ 
ra lega, ma vi e del rame, dei piom¬ 
bo , e fino del fango > e che elleno di 
più non fono tutte delio fìelto pefo . 
non eflendovi dubbio, che il Boccac, 
ciò, perelempio, non fia più purga¬ 
to nel Centonovelle , che negli altri 
iuoi fcritti; il Petrarca più nel Can¬ 
zoniere , che nc’ T nonfi, ec., e che 
in Dante non vi fieno vocaboli ftrani 

c dif- 
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difnfati . Ciò premetto , prendi 
jli per argomento di quella Lezione i 
ronomi Egli, ed Ella, Lui, e Lei. 
Dice egli primierameute, che Egli, 

i Ella tono pronomi relativi > come 
quale, e la quale, cioè, che non li 

Dflbno ufare , fenz’aver prima no- 
linata Japerfona, alb quale fi rife- 
fcono i e che Colui, e Colei fono pro¬ 
emi dimoiativi, come quegli , e 
*efti> che ci dimoftrano perfone vi- 
ne, che lì vedono, o che li afcol- 
no, o pur lontane, delle quali lia 
ita tale notizia , che ne vengano 
rconfcritte: alle volte peròpottono 
iche ufarfi per relativi, giufta l’in- 
gnamento del Caftelvetro. Soggiu- 
le dipoi, che Egli, ed Ella, c mol- 
i più Lui, e Lei fonopofti in luogo 
Colui, e Colei, e ne reca gli efem- 

li t Egli, cd Ella fervono al cafo 
tto nel numero del meno, parlan- 
) di perfone , o almeno di cofe~» 
limate. Quella regola non c tutta¬ 
la affatto {labile, mentre ilprono- 
c Egli fi è adoperato dal Boccaccio, 
da Dante anche nel numero del più. 

Ili c fiato detto in luogo di Egli . 
Ila fi trova tifato anche ne’cali obbli- 

P 5 <iul > 
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qui, maflìmamente da’Poeti . TutiM 
5 quattro in oltre i fuddetti pronomi 
fi trovano applicati anche a cofe no & 
animate -, e Lui , e Lei fi leggono taW 
loraufati ne’cafiobbliqui prelibi min 
gliori maeftri del parlare: tutte le_ì 
quali confiderazioni cagionano pretti / 
chi fcrive non piccola confufione , ila 
difordine . Lo fteflo nafce nell’ u£c|lf 
delle interiezioni, come diafpirazio. 
ne, di efclamazione , e limili,le qua-, 
li, fe bene per lo più reggono il quar.i 
to cafo, come ^ìhi lajfo me , Beata 
fe y lei, ec. qualche volta però am-i 
mettono anche il cafo retto. Così pu-; 
re la particella Come , in qualità di 
avverbio comparativo, difua natura 
vuole dopo di fe il quarto cafo, ma 
non tanto invariabilmente , che noa 
fe le vegga qualche volta appiccato 
anche il retto. Lo fletto dee dirfi del 
verbo Ejfere,fervito non folo dal quan¬ 
to cafo con gli ftefla pronomi , eret 
dendo che io fojjì te , fe tu foflì lui , 
ma anche dal retto-, i quali pronomi 
paifando pure al fervizio de’ gerorir 
d'n, eòe participi affolliti,fi adopera* 
no promifeuamente ne’ cafi retti , ec 
•bbliqui, come farebbe a dire amando 

Luiy 
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:j , ardendo egli, lei partita, ella ma- 
ityftr, operante ella, e così di altri. 
H Da tutte quelle olfervazioni il Sig.p.66*. 
.nte Monfignani conclude, ,,oche 

i libri degli Autori accreditati non 
fono tutti d’un pefo , o che gli 
Autori medefimi feri vendo, o par¬ 

li landò non hanno Tempre offe r va te 
, le ftefle regole > e ciò forfè per in- 
1 avvertenza, e forfè ancora a belio 
*ftudio per valerli di certe proprie¬ 
tà occulte di quella lingua, le qua- 
M li ficcome le fervono quali di con- 
t dimento, e di fale fuori dell’ ufo j 
, così non può averfene altro du- 
„ ce , o maeftro fe non l’orecchio 
, purgato di chi compone , per fer¬ 

vicene ove conviene , ec. „ Ap- 
ova l’opinione del Cavalier Lio- 
rdo Salviati , che riconofce i pro¬ 
mi Egli, ed Ella, come diftinti, e 

tverli da Lui , e da Leii e foftiene 1e i due primi fervano nella profa. 
lo alcafo retto*, ei due fecondi in 

<ialunque cafo nel numero del me- 
j 1, liccome Loro in quello del più > 
t ciò a fine di conciliare le irregola¬ 
ri, che nel loro ufo s’incontrano ; 
«così godano il privilegioche hanno 

* . P 4 ipro- 
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i pronomi Colui , Colei, e Coloro 
Che fe poi tale opinione non potè 
fc, o non dovette approvarli s piac 
gli di fegtiire il favio parer del C 
nonio , in oggi dall’ ufo comui 
de’ buoni fcrittori approvato, cioè,cl 
i pronomi, Luiy e Lei non debbai 
ufartt, in profa mattimamente > cl 
ne’cali obbliqui, c folo in parlan< 
di fiofe animate. Ne’gerondi , e i 
participj aflòlutinon gli par propr 
T accompagnamento di Egli, e dii 
la y ma bene di Lui, c di Lei , pc 
ponendoli però al verbo , come i 
rebbe a dire Morto lui. Latrandol 
ec. non negando però, che non li pc 
fano anche mettere innanzi , avvc 
tendo in oltre, che tal regola lì c 
fervi ne’ verbi intranlitivi, e non 
quelli , che non fìnifcono in fe 
«zione, poiché in quelli li dovrà c 
le Amando tu lei, e non Amandoti 
lei > mentre in tal modo ne nafcerc 
be fcmpre equivoco, come ognun > 
de. Circa le interiezioni, dà egli 
ette loro la forza , e ’l privilegio 
qualunque cafo, e così al verbo i 
fere concede 1’ ufo del quarto cafo 
principalmente ove fi efprima trasfc 
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ia2Ìone, o paflione d’uno in altro , 
fine di difìinguere ne’foggetti la_. 
iflione, e l’azione, come infcgnò il 
aftelvetro. Dalla particella Coment 
>n vien efclufo da lui nè il primo » 
r il quarto cafo, quando però non 
l necelfario diftinguere l’un compa- 
to dall’altro. Finifce lafualezione 
1 dire, che le fuddetee regole pof- 
no anche applicarli ad altri prono- 
i confimili> come loeMe ,TueTe, 
Uri ed ^Altrui, ec. 
2. Nella feconda egli efamina , fep.668. 

pronomi Cofioro , e Coloro pollano 
rvire , non canto al recto, che all’ 
obliquo , e non folo a i mafchj ,che 
[e femmine , e fe alla voce di Vo¬ 
ci Signoria) e limili pofla competere 
ggiunto , o 1’ articolo del genere 
1 mafehio > cioè fe fi polfa dire , 

1(ira Signoria, Vofìra xAlte^a , ec, 
quale » ovvero (Quella perforici è piu 
tto di me. E quanto al primo dub- 
□ , pgli prova ad evidenza , ..che 
fioro , e Coloro fi tifino in qualun- 
ie cafo , ed egualmente bene com- 
:tano a i mafchj, che alle femmir 
. Quanto al fecondo , dopo avere 

iminate le opinioni diverfe de’ no- 
P y ftri 
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ftri granulici , c le ragioni da le 
addotte , conclude , che le formi 
di F. >A. di F* S. e limili , fi pofia 
accordare col relativo di mafchioj 
di femmina a piacimento di chi fci 
ve , piacendogli però molto più 
accordargli col femminino . Non d 
approva l’ufo, che fi è fatto tal vi 
ta di accompagnare il genere del rr 
Ichiocon la voce perfona, come ne 
efempio allegato, e parla con que 
occafione de i nomi collettivi , cor 
popolo, gente , ec. a i quali fi è da 
la forza del numero del più ne i ve 
bi, che gli accompagnano : il pope 
l aveano tratto ; Quella gente cont 
rono, ec. 

f é.67 3. Argomento della terza lezio 
è il verbo dolere nel fuo tempo pr 
terito, cioè, fe abbia a dirfi Folli, 
Folft\ Folle, o Folfe’y Follerò , o Fi 
fero. Vogliono alcuni , che Folle fia 
propriamente del verbo Folerei e cc 
Folli i e Follerò: e Folfe, Folft e Fi 
fero folamente del verbo Folgere, e 
ciò per levare l’equivoco. Altri fai 
no 1’ uno e l’altro comune a Folere 
ed altri finalmente concedono la f 
eofìda maniera allo fielfo verbo, a: 

t - fo- 
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riamente nel verfo, e raaffimamen- 
1 ove la rima lo chieda . All* opi- 
l one degli ultimi fi attiene il Sig. 
onte Monfignani ; e in propofito di 

Uefta contefa gramaticale merita ef- 
r letto ciò che ne dice Monfignor 
mtanini nel fuo dotto libro dell’ Jt» 
inta difefo . Rigetta dipoi sì la ftrana 
ntenza del Franciofini, il quale af¬ 
ri, che Polft e Polfe fien voci pro¬ 
rie del verbo dolere, e Polli e Polle 
li fi debbano lafciare folamente ap- 
•efiò i poeti ; sì quella dell’Alunno, 
quale jafciò fcritto con troppa fran. 

lezza, che Polfi non mai fi trova-. 
'ato da buoni Autori nè in verfo , 
: in profa. 
4# L’ultima lezione del chiarifiìmopes 

utore fi aggira fopra le particelle , 
’g, 7tyn, Tritino, 'Hiente > 7'iullo, 
i efamina, come, e quando fien ne¬ 
ri ve , malfimamente fe fieno rad- 
spiate. Eglièquiftione agitata fra 
maeftri del ben parlare, fc due ne- 
xioni tifate nella noftra lingua ab- 
ano forza di affermazione, cornei* 
inno regolarmente nella latina. Per 
:n decider la cola egli avverte, che 
[lente, e alle volte.» 

P 6 fi- 
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fignificano nihil, e nemo ; e altre a 
quid, ealiquis , e eiòprincipalme 
te quando o fi chiede , o fi dubita 
qualche cofa : come nel Boccaccio 
Bai tu [entità fla notte coja ninna ì 
fe bifognerà a far cofa ninna, noi L 
faremo. Riflette, che , e 
fono talvolta puri abbellimenti d 
difeorfo, e ammefii per proprietà 
lingua , benché pajano foverchie , 
inutili riempiture, ^inoltre fer 
qualche volta di copula, come in qui 
verfo del Petrarca, 

Trima eh’ io trovi in ciò pace , ; 
tregua, 

e talvolta ancora di affermativa , cc 
me in quell’ altro dello ftdfo Poeta , 

Terò n andai fecur fenxa fofpetto . 
lo fteflo fi oflerva nella particella. 
'Hpn che, e anche nella 7sfon , quar 
do fia accompagnata con appena : on 
de il Boccaccio nel Decamerone: Quejli 
noftro fanciullo , il quale appena anco 
ra non ha quattordici anni > e nell 
Ameto : Ella non avea appena finiti 
la fua orazione. 

Premefle quefìe, ed altre matur 
offervazioni patta l’Autore alla qui 
ftione propofta , e rifponde, che no 

nell’ 
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1:11’ufo delle negazioni duplicate fe- 
uitiamo più tolto i Greci , e gli 
brei, chei Latini-, mentre > fe pref1- 

quefti elleno raddoppiate gencral- 
ente affermano, preffo quelli * e noi 
aggiormente niegano » il che dimo¬ 
ra chiaramente confode autorità dì 
>provati maeltri. 
Propone dipoi due altre difficoltàp.68, 

pra le particelle fudd^tte. La pri- 
la fi è, fc unite quelle con verbi ne- 
Itivi, o avverfativi rendano il figni- 
:ato negativo , o affermativo . L* 
Ftra , fe una fola di dette propoli- 
ioni fia fufficiente a rendere negativi 
jù periodi, o membri , che fcrvo- 
1» allo fteffo foggetto, o predicato.- 
i r la prima rifponde, che tali ne- 
zioni congiunte co’ verbi fuddetti 
inno vigore di affermativa , come 

i nonniego, cioè ioconfcffo. Perla-j 
iconda concede aduna negativa la_> 
Icoltà di reggere due periodi*, onde, 
landò diffe il Caftelvetro: Tuonino, 
ate quefte dance , 0 le dite come-» 

\ie a ninno, non era in necefiità di 
;re, 0 noniedite» come i critici gli 
tacciarono . Con quella occafione 
ì moftra , che YO » e Y Ovvero , 

non 
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non meno che XsAut dei Latini, i 
folo ha forza di particella feparati 
ma alle volte ancora di copulative 
così il Petrarca nel Sonettoi74. 

Tvluoto per mar , che non ha foni 
o riva . 

e così pure nella Canz. 1dà laftc 
virtù alla : 

Tv^è con altra faprei 
Vivere t e fofleirei, 
Quando il del ne rappella, 
Girmen con ella in fui carro d’El 

cioè nè foflerrei , giuda la fpofizic 
del Cartel vetro, e del Cinonio. A 
giugne, che la Tv£è in fenfo negati 
porta in mezzo di due nomi , o j 
riodi, ha forza di due negazioni, ci 
tanto regge quello dovefta efprcfla. 
che quello dove è taciuta , come 
quel luogo dei Boccaccio: Mai dii 
grinte , nè di fofpiri fojli vaga -, ci 
mai nè di lagrime , nè di fofpirifo 
vaga . Quella medefima prerogati 
di iervire a più di un periodo,god 
no per proprietà di parlare nella n 
ftra lingua anche altre particelle; 
che fi maniferto eper gli efempj 
e per l ulo. 
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§. IV. 

ietti del WTRjLRCjl e faminati 
nell’accademia de’F iter giti di For¬ 
lì ridotti al morale da OTTAVI A- 
'Hp TETMG'HtAlslj , Secretano 
della detta Accademia, e dal me- 
deftmo dedicati all’ llluftriffmo Si¬ 
gnor Marchefe Francefco Vaulucci . 
In Forlì, nella ftamperia del Sd¬ 
iva, 1716. in 3. pagg. 110. feii2a 
la dedicazione. 
i ' ; <- . • .. ^, »S• £ • >J.*I *i33l 

Nel fecolo XVI. venne in mente a 
i d’ uno di fpiritualizzare il Can- 
nier del Petrarca , come a Frate 
rolamoMalipiero, Vcnezianojdell’ 
dine Frencefcanoj a Giovanjacopo 
Ivatorino, c futfegiientemente anche 
altrii ma niuno lo fece con più 

azia , e con piu vaghezza del no- 
ochiariffìmo Autore. Findelió^S. 
ene diede lode quella grand’ ani- 
1 di Carlomaria Maggi con una_# 
tera , che fi trova ftampata nel To. 

d IV. delle fue Opere a. c. 149. e 
che infine de‘ prefen ti Sonetti, che 
ieriamo . „ Opera veramente dc- 

» gna 
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gna del piiffimo cuore, edel.a 
» *ngegno V* S. Illuftriflìma 
„ ta 1* innalzar i Sonetti del gran 1 
„ cefco Petrarca a lodar Dio, e 
,, piacere la pietà, che ci fa pia 
,, a Dio , ficcome veggio co’ bel 
,, mi, che mi manda . La fola 
,, gnità del foggetto mancava 
„ celebri rime di quello principe 
„ la Lirica Tofcana, i cui nobili! 
„ affetti, e penfìeri meritavano 
,, deftati, e foflenuti da beltà noi 
„ duca , ec. „ Così principia la 
lettera al Sig. Tetrignani quelle 
fìgne fuo amico , continuando d 
ad efaltare un sìlodevol difegno 
principalmente con le feguenti p 
„ le: Non accade già, che tanti 
„ mi llenda nell’efaltare la felici 

con cui V. S. Ulullrifs. l’ha fai 
a, benché ad ogni mente minori 
*,] malagevol foife folle vare penfii 
,3 e affetti nati per oggetto sì bai 
„ e sì,piccolo > ad un sì alto , 1 
„ grande, ficcqme è molto più ; 
„ lagevole a’dipintori il ritrarr 
„ picciolo in grande, che far il < 
„ trario. Ogni mezzano intendili 
„ to riconolcerà i pregj di que’ 

... »*en 
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fentimenti non folo niente feemati 
per violenza patita , ma anzi ac- 
crefciuti per grandezza acquifiata , 
verificandoli in quefteRime il det¬ 
to del Filofofo, che la vera beltà 
fplende in foggetto grande. „ Que- 

c ’l giudicio che ne diede il Maggi, 
t quello noi pure ci fottoferiviamo 
iz*alcun timore di allontanarci dal 
ro. 
I Sonecti del Petrarca, cheinque- 

1 libro fono trafportati al Morale 
l Sig. Tetrignani, fono in numero 
CXVII. Acciocché il rifeontro fpic- 
i maggiormente fotto l’occhio de’ 
;gitori , egli ha fatto molto bene 
porre a fianco de’componimenti 

1 Petrarca i fuoi , ne’quali però 
n fi c Tempre obbligato a feguir 1’ 
dine delle rime, non volendo, che 
a legge troppo fìretta c fervile lo 
sttefle qualche volta in neceflitàdi 
aliare il bello e’l naturale, che in 
lefto fuo trafportamentoha con mol- 
feiicità confervato. 

A R- 
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ARTICOLO X. 

Difcorfo del Sig. D. GIACOMO AKj 
TOKIO DEL MONACO, indriz¬ 
zato a modo di LetteraalReveren- 
difs. Sig. D. Carlo Danio , Arciprete 
di Sapomra, in cui fi pruova con¬ 
tro al Rev. Signor D. Tty'co/ò Fal¬ 
cone la calunnia del Culto Afinino 
imputato agli antichi Criftiani. S' 
illufira un luogo di Tertulliano , c 
ragionafi dell' antichità delle Sacre 
Immagini contra i Settarjj. In Na¬ 
poli, nella nuova fiamperia, vici¬ 
no la Tarrocchiai Chiefadi Santcl» 
Maria d Ogni Bene, per lo fiampa- 
tore K.afo > 171 f. in 4* 
pagg. i7o.fcnza l’Avvifo a chi leg¬ 
ge , V Indice delle materie, e la-* 
prefazione del P. SEBASTIANO 
PAULI, de’ Cherici Regolari del¬ 
la Madre di Dio. 

1. TL Signor del Monaco, autore di 
X quella dotta Differtazione, efi- 

ge,e per eflfa, e per altre fue Opere , 
univerfalmente gran lode. Ilchiarif- 
fimo Padre Tallii , nella prefazione 

A pofìa 
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)fta avanti alla ftefla, fi difpenfa.-, 
rròcon molta ragione dal commen- 
rne l’Autore , tuttoché Ila il foli- 

coftumc di chi fa limili proemj 
le opere altrui, dilatarli nell’elogio 

eflfes e di chi le ha compofta-, . 
iuna cofa in fimi 1 luogo è meno op- 
>rtuna di tali elogj : polche , fe il 
)ro non li merita 3 il Pubblico nè 
en per etti lo approva: e fe li me¬ 
ta , il Pubblico non ha bifogno di 
fere prevenuto dall’altrui giudici© 
favore di quello. Fermali pertan- 
il Padre Tauli a moftrar nella-. 

efazione 1’ utile , che reca quell’ 
>era , della cui pubblicazione liamo 
1 elfo tenuti. Per tre capi egli ne di¬ 
ottra l’utilità : e per la materia , 
Le tratta: e pel fine che ebbe l’Au- 
re in trattandola: e per li mezzi, 
in li quali ha ftimato , che ella 11 
>vette trattare. Di tutti e tre que- 
i punti noi conveniamo con elfo. 
Nè quanto al primo crediamo, che 

cuno vorrà difeonvenirne -, quando 
infideri, che la materia del libro ri¬ 
iarda 1’ illuftramento della Storia* 
clcfiaflica , e della nottra fanta Cdf- 
lica Religione , Compiange qui con 

ra- 
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ragione il Padre Vauli il poco nume 
ro di coloro, che in Italia ne fanni 
Audio, là dove ne fono tanti, che tan 
to apprezzano e coltivano quello del 
le medaglie, delleinfcrizioni, e de¬ 
gli altri avanzi dell’ erudita antichi- 
tà. Non niega , che anche di quello 
Audio non fi ricavi un gran lume pei 
la cronologia ,e per la Aoria non me- 
no profana, chefacra*, ma non lodi, 
che per quefio folo fi ponga in una 
total noncuranza quello delle cofc Ec- 
clefiafiiche, nelle quali fe bene molti 
valenti uomini da due fecoli in qua 
fi fono lodevolmente adoperati, egli 
c però sì Aerminato un tal campo , 
che molto , e molto ci rimane anco¬ 
ra a fcorrerlo tutto e faperlo . Ne 
accenna alcune cofe ingenerale, e di¬ 
poi fi avanza all’opera del Sig. del 
Monaco , nella quale così a fondo, e 
così eruditamente fi maneggia un* ar¬ 
gomento, che dà maggior lume alla 
Aoria antica della Chiefa , e fortilfi- 
me armi contra i moderni Settarj .. 
L’efempio di lui doverebbe fervir di 
Aimolo ad altri Italiani per meglio 
impiegare il loro talento in fimilfor- 
ta di Audio, fenza afpettare, che di 

quan- 
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, andò in quando a noi vengano cer- 
' opere di là da i monti, erudite in 
roe ingegnofe, mainfiemeperico- 
"ee nocive. 
Il fine poi j che fi c propofìo 1*Au¬ 
re della Differtazione, non può ef- 
r nè più utile, nèpiù lodevole: e 
ìefto fi è il defiderio di fcoprire la 
erità , e di confutare gli eretici, in 
o che riguarda il culto delle[acre Int¬ 
aglili, tanto da eflì combattuto , e 
ntoda i noftri difefo. IlSignorFd/- 
ne negò nella fua ftoria di San Gen- 
ljo una verità, che quando non fofse 
ita foftcnuta da uomo di giudicio c 
pere, poteva l’errore di lui, che c 
mplice errore di erudizione , pro¬ 
creiti taluno pocoavvertito altra.-. i 
:ggior confeguenza -. oltre di che non 
»ca taccia farebbe ridondata a i let- 
rati di Napoli, quando altri fi folle 
efa la briga di confutarlo. Quello c 
b che dimoftra 1’ Autore della pre- 
Zt>one, che dal fine palla a confide-, , 
re i mezzi, de'quali fi c fervitoil 
o amico per ottenerlo. 
Tutti coloro , die’egli, chefiponr 

>noa cenfurare l’altrui fatiche,pro¬ 
fano di non voler altro, che lo feo- 

pri: 
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primcnto del vero * Non tutti però ri 
corrono alla-fonteper ritrovarlo . V 
ha chi lo cercane’ rivoli impuri e fan 
gofi de’libri eretici, o fofpetti : eh 
in quelli di autori apocrifi , predo 
quali mal fi fpera il ritrovamene 
dèlia verità, quando il nome fiefio 
lotto cui vanno quell’opere, è raafche 
rato e impofbre : chi finalmente iru 
certi zibaldoni,teatri> e altri fgrazia 
ti libracc) di fimil genere,atti a far par 
lare i loro ftudiofi lettori più da ciar 
latani, che da letterati , e dove pii 
fi apprende la pompa di un fuperft 
ciale fapere ,-che un vero fapere. Not 
cosi ha fatto il Sig. det Monaco. El¬ 
io accuratamente fiudiò in fonte que 
libri y che a fe (limò bifognevoli 
Unì, per convincere il fuo Avvérfarió 
1 erudizione , e la fiìofofia,che maneg¬ 
giate con lenno coflit-uifcóno la buona 
Critica. Turto quello lpiccherà ad evi¬ 
denza dall’ efiratto della fua Differta^ 
zione, alla quale ora facciami 
faggio. 

f. i. II. Narra egli dunque , che dal Sig, 
Arciprete'Danio clìendogli fiata fatta 
vedere nella città di Saponari la Sto- 
ria della Fita di S. Gennaro, Ieri tra dal 

Sig. 
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\g. Falcone, e trafmeflfa ad e Ho Sig. 
lanio dal dottitllmo Sig. Egizio , e 
fendo con etfo avvertiti diverti ab- 
tgl) , dall’Autore della medcfima nel- 

facre e profane cofe commetti, av¬ 
enne anche a lui , dopo la parten. 
1 da Saponara, di ofservarc in quel- 
opera un luogo afsai notabile al lib. 
r. cap. VII. notaz. 1 pag. 190. e fegg. 
di quella fua ofservazionc egli nc 

. parte all* amico, trovandoti quindi 
perto non piccolo campo di ragionar¬ 
ci il che fa nel prefente Difcorfo . Il 
logo olservato ti è quefto . David 
corneo , fcrittore della Vita del San- 
o, riferifce tra l’altrc cofe il difcorfo 
el Prendente Timoteo, il quale per 
idurre il Santo a rinunziare alla Re- 
igione Criftiana, rimproveravagli in 
articolare , che i Criftiani adoraffe- 
0 un afm 3 e che fi chiamavano 
4.finar'i , Semifsj , e Sarnientarj . 
1 Sig. Falcone volendo riprender di 
allo il fuddetto Romeo, nega la ca- 
unnia del culto afimino imputata a i 
Jriftiani, e pretende, che quella.ha 
m’invenzione, e un delirio dell avver¬ 
sario. Son.quefte le file parole ', le_» 
piali è qui d’uopo di riportare per 
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diftefo , mentre efse hanno dato il 

P- ?. motivo al Sig. del Monaco di fcrivei 
quefta dotta Difsercazione. „ E chi 
„ mai de’ Perfecutori difse che’l no- 
„ Oro Dio era un afino? Chi maid 
„ etti calunniò i riòftri da Afinarj j 
„ e che fingevano Dio con colori , 
,, orecchie, ed un de’piedi coqugna 
„ d’afino? Se ne querelan quei Secoli, 
„ in cui era proibitifiimo dipignere 
,, Iddio fotto qualunque fpccie d’ uo- 
9, mo, or comed’afino« Senerichia- 
s, man tutte le pafiìoni de’ Martiri, 
», e tutti i Santi Padri, dove parola, 
« o veftigio di tal calunnia noiu, 
„ fi Jegge> poiché non ardi la tiran- 
„ nide tutta , non 1’ iftefso diavolo 
,, dire, o penfare tal cofa . Come_* 
», adunque quel che non penfarono 
» quefti , unCrifijano potè penfare, 
»> fcriverlo, porlo in bocca a Timo- 
„ teo, c ftamparlo? V animo fugge 
„ di trafcrivcre il refio, ma la rarità 
,, del libruccio il coftringe a furio. „ 
E poco dopo àvendo riferite le preci- 
ie parole dell’oraziomc di Timoteo, 
trattala medefimaorazione da cicalo¬ 
neria, piena difciocchezze, e di borra 
favolofa, talché ne refta foffocato quel 
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;:anto che vi è di vero , e di buono 
ìegli Atti del Santo. 

^ Maravigliali forte , e con ragione ilp 
>ig. del Monaco , come il Sig. Falcone 
ibbia ignorata la calunnia del cui to afi- 
litio imputata a i Griftiani ,onde egli¬ 
no furono detto ^Aftnarj e come ab- 
)iaarditodi fcrivere, che un tal fat- 
:o non fia mai (lato rimproverato a i 
wriftiani da i loro Perfecutori, e che 
li ciò parola o veftigio non fi legga 
ìegli fcritcori. Per convincerlo di ta- 
c? afserzione, porta in primo luogo 
an tefto del Rodigino,(a) ove chia¬ 
ramente fi vede, i nemici della no- 
fra Religione infando pittura genert 
tufos Dei fummi fummatem Filium 
ìeformar e, ac veluc in pergula pra- 
tercuntibus ojlentare aSìNINIS ACI- 
R1BLIS, pede altero inungulatum , ac 
togata fpecie cura libro m manibus , 
addito etiamnum fceleftiore titulo , ceu 
Cbriftianorum isforet Deus , ONO- 
CHELUS,’ idejì, Onomine. 
lllud vero autianum fuerit infettatio- 
ne eadem ab impoi tunis bominibus 
Cbrijìi cultorei StMlSSlOS tiuncu- 
patos , & SARMENTARIOS . Or 

Tomo XXn/, Q. non 

( a ) Aatiq. Leti. lib.XXX, cap.XXI, 
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non c quello, dimanda qui il nollrc 
Autore, quello che David poneva ir 
bocca a Timoteo ? Ma acciocché noi 
gli fi opponga, che fé bene ciò vier 
narrato dal Rodigino, autoremoder 
no , non c però , che fe ne trov 
vefligio prefsogli antichi, egli ne paf- 
fa alla prova con 1’ autorità degl 
antichi Padri. 

Dice egli di aver ritrovato ne’ Pa¬ 
dri imputato il culto afmino dai Gen¬ 
tili a i Crifìiani indueguife: runa; 
che quelli venerafsero un capo d’afino 
l’altra , che il loro Dio lì dipignefsc 
con orecchie, e un de’piedi con ugna 
d’afino. Della prima v* ha il felli- 
monio di Tertulliano nell’ ^Apologia 
a cap. XVI. e di Minuzio Felice nel- 
l’Ottavio. Quegli così dice a i Genti¬ 
li : Somniafiis, Caput ASlNlNUM 
effe Dentri : quelli a Cecilio, che era 
Gentile , così fa dir de’ Crilliani : 
studio eos turpifjìnue pecudis Caput 
ASINI confecratutn inepta nefcio qua 
perfuefione venerari. La feconda poi 
ci c riferita da Tertulliano nel luogo 
fopracitato, come cofa di frefco, e al 
fuo tempo avvenuta : Tfova ]am Dei 
nojìri in ifta Civitate proxime editio 

pu- 
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lublicata ejl, ex quo quidam, in fru¬ 
ir andis beftiis mercenaria noxius, pi- 
luram propofuit cum bujufmodi inferi- 
mone DEUS CHR1STIANORUM 
3NONYCHITES . Is erat ALIRl- 
3LIS ASININIS , alteropede ungula- 
usjibrum geflans, & rogatus Rijimus 
9" nomea & formam.ll meddìmo Serie- 
ore in altra Opera (a) ci fpone la_» 
alunnia, e l’autore di efsa , che fu 
m viliifimo, e fcelleratiflimo Giudeo , 
lifertore della fua legge: T^ozta jam 
le Deo nojlro fama fuggejfit, adeo nu- 
>er quidam perditiffìmus in ijìa Civi- 
atc, edam fua Religionis defertor , 
olo detrimento cutis Judaus, utique 
oag.s poli bejìtarum tnorfus , adquas 
e locando quotidie decutit , cum in- 
edit, pifturam m nos propofuit fub 
(l a proferitone ONOCHOE Tì S. Is 
rat AUR1BUS CANTHERIORUM 
7* in toga cum libro , altero pede un- 
ulatus. Et credidit vulgus Judao, ec. 
taquein tota Civitate ONOv.HÓE- 
L ES pradicatur. C he poi i Criftia- 
iì folsero nominati sfittar] , 1* ab¬ 
biamo dal medelìmo Tertuliiano : Hoc 

Q. 2. for- 
( a ) ad Natio». oaf>tXI. 
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forfitan (a) improbandum , quod in 
ter cultorei omnium pecudum beftia 
rumque ( tali erano gl’ infamatori Pa 
gani ) ASlNAR1I tantum fumus. Sopr; 
quelle reftimonianze fondati > mole 
moderni Scrittori hannoparlatodi s 
fatta calunnia, tra’quali vien prodot 
to il Baronio all’anno 201. e Stefi 
no Morino, che ne ha fìeia ex prò 
fefso un’ ampia Difsertazione , ititi 
tolata: Vndepotuit venire in menten 
Centium , Caput ASINlNUM effe- 
Chrìflianorum Dtum : ficchè c falfiflì 
mo,che prefso gli Scrittori non fitrov 
ve,'/ligio di tal calunnia imputata a 
Criftiani,come il Sig. Falcone afserifet 

Quindi palla l’Autore alla ricerca 
l6'onde quella calunnia potefse elsere de 

rivata , c col parere altresì di Ter 
tulliano dice, che ella trafse l’origi 
ne da fimigliante impoftura, che fi 
fatta a’Giudei , allorché, come nar 
ra Tacito, vaganti e lìtibondi nel de 
{erto, venne lor fatto di lcoprirle. 
fonti dell’acque con l’indicio degli ali 
ni, che ufeivano dalla paftura : tal 
che in grazia del beneficio avefseri 

con- 

( a ) Apolog. cap. XVI. 
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3nfecrata 1’ effigie di quell’animale; 

luogo di Tacito fi legge nel V. 
elle Storie a cap. IV. e fu feguito 
i Plutarco nel IV. libro del Simpo- 
) queft. f. Anche Democrito Storia 
) apprefso Suida alla parola Judas 
:rifse,che i Giudei adoravano la-« 
da d’ oro di un afino , e fe ne ha 
ure qualche rifcontro in Diodoro al 
bro XXXIV. in excerptis. Appio. 

che era Gentile, oppofeanch’efso 
Giudei il culto della teda afinina > 

ia ne fu confutato da Giofeffo Ebreo 
ri 11. libro contra efso Arpione»* : 
entrc nel Sacrario del loro Tempio 
Gerufalenime non furono mai sì fat- 
cofe trovate. Non è men favolofo 

òche prefso Suida alla parola Zeno| 
legge:cioè , che chiunque la Giudaica 
eligione lafciar volefle, dovea por- 
rfi nel fabatoinludi un afino bian- 
per la Sinagoga: poiché, giuda il 

croTefto, altra pena non era data 
efcritta a i deiertori della legger 
iudaica,che la lapidazione. Vuole il 
.orino fopracitato,che Appione fon- p, 
fse la fua calunnia'contra gli Ebrei 
pra la fomiglianza, del nome,con cui 
i Ebrei>Yurna, in cui era ripoda la 

3 Man- 
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Manna nel Santuario , e Vafino egual 
mente chiamavano, non essendovi tr 
quelli due nomi che una fola trafpo 
fizione nelle fommità de’caratteri co 
sì picciola, che nè pure i più dott 
Ebrei l’avrebbono ravvifata . L’urn 
dicevafi CHOMER, cì' a fino CHA 
MOR . La conghiettura ha qualche, 
probabilità ed apparenza j ma la fall 
imputazione data a i Giudei del cult 
afinino è certifììma j e da quella ebfc 
fondamento quella dello fìefso culto ac 
dofsata a i Criftiani. 

Nè di ciò v’ha di che fìupire_- 
quando fi confideri , che ne’ prin 
tempi della Chiefa i Gentili folean 
confondere i Crifìiani co’ Giudei 
comprendendo quelli fotto il nome < 
quefìi, argomentandolo dall’eiìer m 
ta la nuova Religione Crifìianadall 
Giudaica , e ufeita dalla Giudea, 
in fatti prima che i Crifìiani fi chi; 
malfer Crifìiani , ed un pezzo aneli 
dopo non con altro nome fi diftingin 
vano da i Giudei, che con quello < 
Credenti , e di non Credenti > elfend 
l’una e l’altra in foftanza la medel 
ma Religione, da Dio infinuata ag 
Ebrei, i quali per divenir Criftiai 

al- 
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ero a far non aveano, che credere 

l venuta del promeflb Mcflìa . Che 
)tco il nome di Giudei fodero in* 
:fi da i Gentili i Cristiani,lo abbiam 
lanifero dall’ Editto di Claudio , 
redo Svetonio/w Claud. acap. XXV. 
ud<eos impulfore Chrefto (così in vece 
L Cbriflo, ficcome e(Iì i Criftiani di¬ 
cano Chreftiani ) ajjìdue tumultuati- 
>s Roma expnlit > e anche fe ne trae 
irte prova dagli Atti Apoftolici a 
ip. XVIII. 1. ove fi fa menziona 
el medefimo Editto di Claudio, in_* 
irtù del quale era comandato a tutti 
Giudei di partir da Roma , onde 

irono corretti ad ufeirne ,tra gli ai¬ 
ri, Aquila Pontico, e Prifcilla fua 
aoglie, non già puri Giudei , ma-* 
ìiudei Criftiani , o Credenti, e aju- 
itori di Paolo nel miniftero apofto- 
ico: il che è fegno, che l’Editto non 
foli Giudei, ma anche i Criftiani 

atto il nome di Giudei avede com- 
irefi. Così pure nell’ Editto di Ner- 
a, il quale afiòlveva tutti coloro che 
rano giudicati rei d’ impietà contra 
(li Dii, e richiamava gli efuli nella 
>atria , e infieme proibiva , che a— 
liunfofle lecito di accufare in avve- 

4 nire 
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nire alcuno d’impietà o di fetta Giu 
dolca , intcndevafi per la fetta Giu 
daica, comedimoftra il Baluzio, {a 
la Religione Criftiana} e allora fu 
che l’ApoftoloSan Giovanni dalPifol 
di Patmo, ove Domiziano Pavea re 
legato, ritornò adEfefo . Altre prò 
ve di quella verità fono addotte da 
nofìro Autore, al quale rimettiami 
chi legge. 

Nè il culto alìnino fu la fola calun 
nia imputata da’Gentili a’Criftiani 
e dedotta da quella , che già hi ira 
putata a’Giudei. I nofìri calunniatoi 
niente omettendo di ciò che poteva, 
contribuire a mettere in difcrcditol 
noftra Religione , le addofsarono an 
che quelle due efecrande impofture. 
dell’ infanticidio , e delle notturne im 
pudiche adunanze, c nozze inceftuc 
fe: di che parlano abbondantement 
gli antichi Padri e Scrittori Ecclelìa 
fkiei. Ebbero quelle l’origine dagli ere 
tici, che pur Criftiani faceanlì chia 
mare. Così P infanticidio traife ileo 
minciamentoda Simon Mago, primo 
genito del demonio, e principe e an 

to- 

( a ) in net. ad Lattarti, de mert. Perfec 
cnf>. Ili. 
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Drc di tutti gli eretici, come lo chia¬ 
marono Santo Ignazio Martire c Ter- 
uliiano. Si abusò egli di quelle facrc 
arole di Gesù Crifto, che fono in_* 
an Giovanni al VI. Ts^ifi manduca- 
ieritis, carnemfilii homìnis, & Uberi- 
is e]us fanguiuem , non babebìtis vi- 
xm in vobis'i e prefo ad uccidere un 
inciullo , ferviafi deli’ infanticidio 
er gli orrendi preftigj e incantefimi, 
'quali egli fi era applicato: in che 
li feguito da Menandro Saturnino, da 
lafilide, e da Carpocrate, capodel- 
a Setta de’ Gnoftici, e da altre fette 
i eretici , che da quella provvennc- 
0, e di più praticarono quelle not- 
urne abbominevoli mefcolanze , che 
>oi furono a tutti i Criftiani impil¬ 
ate dai',enfili, che le credettero, o 
olierò farle credere a tutto il corpo 
ella Chiefa Crifliana comuni, per piu 
ereditarlo, tormentarlo, eperfegui- 
arlo . Vuole 1’Ouzelio, (a) fegui- 
ato da altri , che come dagli eretici 
pno derivate quelle due impofture-» 
ontro di noi, cosi da ehi abbia tratta 
irigìnc la calunnia del culto ajinino , 
neutre i Gnoftici, per teftimonianza 

5 di 
( a ) in Animai, ad MinHc*F(lic> 
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di Santo Epifanio , rapprefencavane 
il Dio Sabaoth con la figura altri d 
afino , altri di porco : talché i Genti 
li ebbero modo di far credere l’impo 
fiura contra i veri Crifiiani apprefo 
del volgo. 

Quanto poi alla facrilega dipintura 
fatta dal capriccio beftiale di quelle 
fcellerato Giudeo a i tempi di Tertul¬ 
liano , la quale portava in fronte l’in- 
fcrizione , DEUS CHR1STIANO- 
RUM ONONYCHITES , ovvere 
ONOCORS1TES , come fi legge ne 

p.39 - codici Vaticani 3 il noftro Autore va~ 
doctamente difaminando , a chi elh 
fofle fiata appropriata. Non vuole,ch< 
per efla quell’empio avefle voluto in¬ 
tender Dio come Dio, e fotto la fui 
afibluta nozione, in cui convengono i 
Crifiiani e Giudei', ma bene la facro 
lanta Perfona di Gesù Crifio, adorate 
fedamente per Dio da i Crifiiani, e pei 
tale, riguardo a noi, conofcmto al¬ 
tresì da i Gentili. Conofcevano in fat¬ 
ti i Gentili il Crifìianefimo per fetta 
nuova, e per confeguenza diftinta dal- 
la Giudaica , dalla quale era nata , 
Perciò Svetonio in 'perone chiama i 
Crifiiani getta* hominum fuperflitionis 

NO- 
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NOVAL & malefica* Un’ infcrizio- 
ne, che fi ha nel Gruferò , fé pur 
(ia vera>eflendofi ritrovata in ifpagna, 
donde tante ne fon venute di fofpettc , 
e di falfe > chiama il Criftianefimo 
in tempo di Nerone NOVAM GE¬ 
NERI HUMANOSUPERSTITIO- 
NEM. Tertulliano in quell’aureo libro 
de monihus perfecutorum cap. IL la 
dice Religionem 'HQVAM fotto il me- 
defimo lmperadore , e con lo fteflo 
titolo ella vien nominata nell’ Editto 
di Galerio Matfimiano predo Eufèbio 
e Niceforo . Così pure Afclepiade 
Gentile predo Prudenzio la dice NO- 
VELLUM dogma > e quella NOVI¬ 
TÀ’ di Religione era uno de i rim¬ 
proveri datoci da i Gentili, giufìail 
dire di Arnobio nel lib.I. eli. adver- 
fus Gentes. 

I Gentili in oltre Capevano, cheau-p, 
tore della NUOVA fetta fu CRISTO, 
e che da lui ebbero nome i CRISTIA¬ 
NI , onde Tacito ebbe a dir negli c/4'N- 

lib. XV. AUTOR NOMI- 
NIS CHRISTUS : il che pure vien 
confermato da Eufebio nel libro V. 
della Dimofirazione Evangelica. Che 
poi CRISTO , autore della nuo-vcL* 

6 Re 
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Religione e nome Criftiano forte da’ 
Criftiani adorato per DIO , e che i 
Gentili lo fapcfiero, Plinio lib.X.epift. 
Xeni, io attefta chiaramente , c lo 
conferma Luciano in quell’empio Dia¬ 
logo de morte peregrini. Altre prove 
di quello punto va recando il Sfg.de/ 
Monaco , le quali qui non c duopo di 
replicare, ove fi compendia, e non 
fi traferive il fuo libro . Premerte e 
dimoftrate quelle tre cofe, cioè, che il 
Criflianefimo era nuova Setta , diftinta 
dall’antica Giudaica j che l’Autore e 
denominatore di efia fu Crifto-, e che 
Crifio era da’Criftiani adorato per Dio*, 
tutte le quali cofe erano pienamente 
notea i Gentili: il nolìro Autore ne 
cava per legittima confeguenza , che 
con l’empia immagine , notata di quel, 
la infcrizione DEUS CHRISTIANO- 
RLTM , altro Dio non fu rapprefen- 
tato da quello fcellerato Giudeo , fe 
non Grillo Salvator Noffro , c non 
già l’effenzaDivina, Diofotto l’afio- 
iuta nozione di Dio. 

p.jo. Quindi il nofìro Autore dimoftra , 
che in quella pittura non poteva efier 
rapprelentata la Santillana Trinità , 
jnentre i Gentili o affatto ignorava¬ 

no. 
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o , che i Criftiani adornllerò altre 
)ivinc Pcrfone, o al più ne aveano 
n barlume ofcuro, e confuta , tal* 
he ninna cerca nozione poteano trar- 
ie Nè c da maravigliarli, che i Gen¬ 
iti ignoralfero 1* alto miftero della 
rl'ìnicà , mentre già c noto, che i 
Uriftiani lo teneano occulto anche a 

Catecumeni, non già agli Eletti , 
:hc dovevano battezzarli. Laconofcen- 
ta di sì gran miftero non era perve- 
uita a i Gentili ne meno nel IV. 
fecolo, come l’Autore il dimoftra . 
Il Dio de*Criftiani noto a i Gentili 
non era chcCrifto,etaloaCrifto vol¬ 
le infultare la pittura efpofta da quel 
Giudeo, il quale , fc come diferto- 
rc del G iudaifmo avelie voluto fcredi- 
tare ugualmente e Giudei e Criftia¬ 
ni, non vi avrebbe appiccata quella 
iicrizione DEUS CHRISTIANO- 
RUM, ma più tofto DEUS IUD>£- 
ORUM , col qual nome veniva a 
ferire tanto i Criftiani , quanto i 
Giudei, elfendo allora a tutte edile 
le nazioni lo ftelta nome comune , 
La maniera iftelTa, concili Tertullia¬ 
no un tal fatto ci.efpofe, fa conolcc. 
re ad evidenza quanto finora fi è detto. 

Il 
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Il noftro Autore ne efamina con at¬ 
tenzione quel luogo, e con dottrina 
10 fp lega. 

Pafsa dipoi a moftrare , che, quan¬ 
tunque a’Gentili non fo(Te ignota la 
vera immagine del Redentore, e fa- 
pefsero erterlui (lato uomo , e morto 
in Croce, non potea però fgomentarfi 
11 Giudeo di ritrarlo in quella mo- 
ftruofa figura, fui dubbio , che ella 
non fofse creduta qual’ egli volea farla 
credere ad erti : mentre fi fa con quai 
maniere beftiali i Gentili rapprefen- 
tavano, c dipignevano le loro Deità 
per rapporto alle tre fpecie di culto 
ftorico, naturale, e morale. Così 
fe per efempio averterò voluto dipi- 
gner Giove iftoricamente , lo avreb- 
bono dipinto per quel che fu, Redi 
Creta ; fe poi lo averterò voluto ritrar¬ 
re in altro fuo naturale , o morale 
lignificato, lo avrebbono in cento , e 
mille figure {frattamente trasfigurato. 
Ebbero eglino in ufo di onorare i loro 
Dii, non fol quelli chiamati minontm 
Gentium , ma eziandio i fupremi , 
ma]orum Gentium , e di efprimerii 
lotto fembianza di bruti. Anubi di¬ 
pigne vafi con la tetta dicane : Pane con 

la 
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a faccia di capra, e con le gambe di 
jeccO ì Ecate5o fia Diana con tre tette, 
ia delira di cavallo, la lìniftradi cane, 
: quella dimezzo di cinghiale: Cere¬ 
re con capo di cavallo: il Sole in Ele- 
fantinopolicon la tetta di ariete, eie 
corna di irto : e Giove finalmente 
con la faccia di ariete : Penzaché i Gen- 
tili laPciattero di venerarci lorDii, 
benché fotto sì fìrane figure rappre- 
fentati. Non era dunque per loro in¬ 
credibile e Erano, che anche i Cri- 
ftiani ritraelfero, e venerattero la Pa- 
crofanta Perfona di Crifto, efprelfo 
fotto quella mottruofa ajmina figura , 
benché fapeflero elfer lui nato uomo 
nella Giudea , potendoli agevolmen¬ 
te perfuadere , che fotto quella figu¬ 
ra fotte fimbol eggiato un qualche oc¬ 
culto miftero della nofìra Religione , 
come eglino appunto erano Politi fare 
de i loro Dei. 

Siccome, in Pentimento di molti ,p 
la calunnia del culto aftnino imputata 
a i Crifìiani era nata dalla calunnia di 
un fimilculto imputata a i Giudei -, 
così il nottro Autore lì fìima in debi. 
todi ricercare, Pequeftoculto aftnino 
imputato a i Giudei fi credette diretto 

^ 
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a Dio come Dio*, e ftima di no, poi¬ 
ché i Gentili non aveano una tal co¬ 
noscenza di Dio, in quella nozione , 
con cui adora vali da’Giudei, i quali 
mettevano tutto il loro ftudio in oc¬ 
cultare il nomedi Dio rtrpstyp<x[xpietroi'3 

per non cfporlo alla derilione degli 
Etnici : onde Lucano ebbe a dire nel IL 
libro : 

-— Dedita facris 
INCERTI Judaea Dei\ 

e Plutarco (a )andavaconghietturan- 
do dalla fella de i Tabernacoli, che cc- 
lebravan gli Ebrei, che il loro Dio fof- 
fe Bacco. Non avendo dunque i Gen¬ 
tili certa notizia del vero Dio da’Giu- 
dei venerato, non potevano credere , 
che erti adorafsero lo ftelso Dio come 
Dio (otto la figura di afino, ma più 
torto, che i Giudei avefseroadottato 
un tal culto, come di una Di vinicà ag¬ 
giunta e gregaria , in memoria del be¬ 
neficio dell’acque fcoperte loro dagli 
afini . Prova il noftro Autore quello 
luo fcntimento con V efempio degli 
Egizj, i quali , fe bene conofcevano 
e veneravano un Dio autore dei tut¬ 
to , non lafciavano di avere in vene¬ 

ra¬ 
la ) Sympof.lJv.quqfty, 
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azione anche cent* altre beftialilfimc 
ivinità, ridicole e moftruofc. p. 

Chiude l’Autore quella prima parte 
el fuo Difcorfo col far vedere al 
ig. Falcone, che per l’immagine in¬ 
legna di Dio, della quale parlava-, 
fimoteo a San Gennajo per rimuo- 
rerlo dalla fua Religione , s’intendea 
’ immagine di Gesù Crifto, e non già 
li Dio come Dio. Le parole ftefse_> 
legli Atti del Santo fanno conofce- 
e la verità di quefta proporzione. 

111. Quindi pafsa alla feconda Par- 
e del fuo Difcorfo, la quale è mof- 
o più importante dell’ altra : mentre 
a prima contrafta l’oppofizionc di un 
alito > di cui non v9 ha più fra9 Cri- 
liani, nc fra; loro nemici chi ne con¬ 
tenga: là dove l’altra combatte un.» 
ulto, che pur troppo viene anche in 
>ggi ingiuftamente impugnato dagli 
retici, contra la ragione, e la prati- 
:a de’primi fecoli della Chiefa. 

Recò in prova, come detto abbia¬ 
no , il Sig. Falcone di non elfervi 
nai (tata quell’immagine afinina , 1* 
mpollibilità, che ella vi potelfe effe- 
’e, fondandoli fu quefta ragione,che 
diora folfe proibiiijjìmo dipignere Id- 
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dio /otto fpecie d'uomo , or come d> 
tifino ? Soprale quali parole ferman¬ 
doli il noftro Autore, dice in prime 
luogo, che il Sig. Falcone ha ardita- 

p-SS.mente aderito, che forteproibitiffimi 
il dipigner Dio prefofotto l’affoluta 
nozione di Dio, in figura d’uomo . 
perocché non fi trova, che mai la_ 
Chiefa abbia fatta una tal proibizio. 
nei e chefepure fecelain que’tempi 
il Concilio di Elvira, ciò fu folo nella 
Spagna Betica, e per motivi partico¬ 
lari . Confefla poi, che veramente in 
que* primi fecoli non fi era per an¬ 
che introdotto 1’ ufo di dipigner Die 
come Dio in forma umana , come-, 
dipoi fi è coftumato di fare ne’ più 
baili fecoli della Chiefa , ne’ quali 
già i Fedeli erano confapevolidemi. 
Iteri della Religione, onde errar non 
potevano, in veder figurate in pittu¬ 
ra le perfone della fantirtima Tria¬ 
de. Ciò principiorti a fare folamente 
al tempo del VII. Sinodo , avanti il 
quale fi ha che ciò non fi praticarti , 
da una pillola di Gregorio II. da un* 
altra di San Germano Patriarca di Co- 
ftantinopoli, e da una Orazione di San 
Giovanni Damafceno. 

Ma 
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\ Ma fé il Sig. Falcone ha intefo di 
! re, che folteproibitiffimo dipigner Dio 
>tto la nozione di Gesù Crifto , in 
irma d’ uomo, quafichè le immagini 
i Gesù Crifto in que’ primi tempi 
on vi fodero , e nè meno vi potelfero 
Tere, egli fi è di molto ingannato , 
i>me di molto s’ingannanoi moderni 
ettarj, a’quali torna in acconcio di 
igettare un si pio ufo della Chiefa 
rimiti va, per trar quindi occafione di 
□ndannare il culto delle facre Imma¬ 
ini nella pretefa loro riforma. Du- 
ante la perfecuzione della Chiefa vi 
jrono facrc Immagini fra’Criftiani , 
aa non univerfali, nè pubbliche^. . 
glino le teneano afcofe ed occulte , 
cciocchè quefìe mai capitar non po¬ 
sero alla notizia degli Etnici , le 
ui fuperftizioni erano allora fofte- 
ute dal poter degl’Imperadori , ede’ 
Lomani idolatri. Per quefta cagione 
-ccilio appreflo Minuzio rimprove- 
ava i Criftiani , che nullas aras , 
empia nulla, nulla nota fimulacra a- 
eifcro , e che eglino lom inamente 
iroccuraflero occultare & abfcondere^ 
\uicqnid illi colunt:il che da elfo Cecilio 
ra prefo in argomento poco buono per 

li 

ppi. 
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li Criftiani , cum honefia femper pii 
blico gaudeant, federa fecreta fwt . 
c di quello medefimo non cflfcr pub¬ 
bliche Immagini fra* Criftiani fé nc 
legge rifeontroal VII. libro di Arno- 

bio. 
p.96. Se però allora non erano nc fre¬ 

quenti , nè pubbliche le facre Imma¬ 
gini fra i Criftiani , non può tutta- 
volta da chi che fia di mente ragio¬ 
nevole e fana metterli in quiftione , 
che alcuna in que’ primi tempi non«. 
ve ne fofte. Il primo argomento fe 
ne cava dall’Immagine, sella è vera, 
del Redentore non manufatta , 
impreca per opera di lui medefimo 
in un lenzuolo , affine di foddisfare 
ad Abgaro Principe di EdefTa , che.# 
era modo da un pio defiderio di aver¬ 
la. Dan credito alla verità di quefto 
racconto, e a i miracoli di lina tanto 
famofa immagine Evagrio , Nicefo- 
ro> San Giovanni Damafceno, Adria¬ 
no Papa, e San Gregorio , Teodoro 
Studita, e’1 Il.General ConcilioNi- 
ceno, ove tale ftoria dopo un matu¬ 
ro efame fu concordemente approva¬ 
ta. Un’altro rifeontro fe ne ha dall’ 
immagine del Sig. Noftro , dettai 

delia 
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;lla Veronica^ che dicefi rimalta im- 
refla in quel fudario , che fu pre¬ 
stato al Salvatore dalla buona don- 
a nomata Veronica o Berenice, allor- 
tiè era condotto al Calvario . Con- 
svafi quella nella Bafilica Vatica- 
a, e fi tiene , che fino a’tempi di 
.'iberio fia ella Hata trafportata in_, 
Lorna . Il Padre Natale Aleflandrò 
ella fua lloria Ecclefialtica fac.l.cap. 
. art.V. vuole che quella Immagine 
ia detta Veronica , non dal nome di 
lonna , a cui Grido Signor Nollro 
onceduta favelle, ma per edere la_* 
rem Immagine di lui , vera icori-, > 
ivvero iconia : che poi, contratte in 
ma voce le lettere , fu Veronica deno¬ 
minata. Potrebbe dirli lo Hello di tut- 
:e Valtre Immagini non lavorate da 
mano di uomo, e riferite dal Chiflczio 
lei libro de linteisfepulchralibus Chri- 
ìi a cap. XXXV. e dal Gretfero nel 
libro IL de Cruce al capo I. e così pu¬ 
re di tutte 1 altre del Signore, e del¬ 
la Vergine , che una coltante tradi¬ 
zione della Chiefa ci ha fatto crede' 
re edere Hate formate da San Luca : 
ma perchè quelle ci fono tutte con- 
tefe da i noltri Avverfarj, però l’Au¬ 

tore 
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tore palla ad altre prove , che pi 
difficilmente ci pofTono dalla loro orti 
nazione edere contrattate. 

oo. Fra quelle mette in primo luog^ 
quel fimulacro di bronzo , eretto nel 
la città di Paneade, o fia Cefarea c 
Filippo , dalla donna del Vangelo 
che da dritto fu liberata dal fìulTo c 
fangue, e che in memoria di tal bs 
neficio gli alzò la ftatua fuddettaco 
fe ftefsa a ginocchio in atto di fup 
plichevole . Eufebio, che fiori veri 
la fine del III. fecóìo, enei principi 
delIV. fa. (a) fede, che la detratta 
tua era al fuo tempo anche in piedi 
c che egli fletto l’aveva con gli occh 
proprj veduta . L’apoftata Giulian 
fe poi abbatterla, e in luogo di eflfa. 
fc collocare la l'ila , come fi ha da. 
Sozomeno (b) , e daCaffiodoro (e.) 
il primo de’ quali parimente raccon 
ta, che quando la ftatua fu fatta il 
pezzi , i Criftiani ne raccolfero coi 
molta diligenza i frammenti, elicti 
pofero colà nella loro Chiefa, ove fini 
al tempo di etto Storico fi conferva 

ro¬ 

ta) Hi/}. Ucci. l.VÌI. cab.XV111, 
Cb) lVili.tapiXX. 
t c ) Trip art. l.ll.cap.XLI. 
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-no : il che tutto è argomento del cui- 
- e della venerazione de’ Fedeli ver- 
la (leda. 
Dal medefimo Eufebio ci è con-p-»®j* 

rmato l’ufo delle lacre Immagini sì 
Crifto, sì degli Apoftoli Pietro e 

10I0 , efpreflfe con varietà di colo- 
, e da lui fìeflfo vedute,e onorate, 

non mai condannate da efso corno 
i>nfuetudine pagana : il che con niun 
-ndamento vorrebbe perfuaderci Pe¬ 
rtico Galleo nelle note a Lattanzio 
? origin. error. lib. IL non fapendo in 
ual altro modo fcanfare un colpo , 
le va sì a dirittura a ferirlo . Op- 
ongono i fettarj, che l’ufo delle la- 
•e Immagini dee condannarli cornea 
na profanazione d’idolatria , e co¬ 
le un rito prefo dal Gtntilefimo . 
la quanti riti de’Gentili » non ri¬ 
ugnanti alla pietà e al culto Criftia- 
o, fono pafsati nel Criftianefimo ? 
ale è P ufo dell’ acqua benedetta , 
luflrale che vogliamo dirla . Tale^ 

l cofìumanza de i lumi ne’ funerali , 
quella de i cerei ne’ facrific) , e 

vanti le immagini degli Dii: il che 
ure afsai prima foleano pratica re gli 
brei nel Tempio di Gerufalemme. 

Tale 
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Tale l’ufanza de i Gentili di porre r, 
i Templi ftatue , e tavolette voti\ 
ne’ loro bifogni : cofe tutte , che 
vedono imitate da’Criftiani, e dal 
Chiefa confacrate, e permefse . 

P-112' Ma tornando al culto delle fiere 
Immagini, moftra il chiarilfimo Ai 
tore, che anche prima di Eufebio r 
parlò Tertulliano ( d ) , da cui ci vii 
ne affermato, che ne’Calici, de’qm 
li i Fedeli fervianiì all’ufo de’Sacr 
ficj, era dipinta l’immagine di Cr 
Ho in fembianza di Pallore , portai 
te una pecorella fu gli omeri : figui 
prefa dalla nota parabola del Vang 
lo prefso San Luca al Gap. XV. 

però molto fiaccamente dal Galle 
contrattata, come figura nonrappn 
fentante Grillo Signor Noltro . Cc 
la ftelsa figura di Pallore Hanno efpre 
fe moltilhme immagini del Salvati 
re nel Cimitero antichilfimodi Prifci 
la nella via Salaria , fecondo chs 
fcrive ilBaronio all’anno LVIi. e 
Roma fotterranea di Paolo Aringo 
tutta piena delle immagini , delle, 
quali gli antichi Criftiani i lor Cim 
fierj adornarono. Il Padre Pagi nel ti 

mo 
C*) De Pudicit. cap.VI. 
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0 I. della Critica Baroniano, afserl , 
le ne’primi IV. fecoli della Chiefa 
immagini folsero poco ufìtate da’ 

riftiani, per cagion della idolatria, 
della perlecuzione de’ Gentili , e 
le nella concroverfia delle immagini 
fogna avere anzi ragion degli eleni. 

!| della Chiefa polleriore» che dell’ 
itica . Quelle due conci ufioni del 
agi furono interpetrate a favore dei- 
propria caufa dall’eretico Bauldri 

;lle note a Lattanzio de mortibJ?er~ 
cutor.a, cap. XII. Il i>ig. del Monaca 
1 moftra il vero fenfo in confutazio- 
: deH’Avverfario. 
Sogliono addurre i Settarj in difefap. 

-Ila loro caufa fpallata il Canone-. 
.XXVI. del Conciiio lUiberitano , 
di Elvira , che dice .* Vlacuit pi- 
uras in.EcdeCus effe mn debere^* , 

? qtiùd cotitur & adoratiti , in pa~ 
etibus dtpihgacur. L opinion più fon¬ 
ata v,uole, cne quello Conciiio fof- 
: tenuto forco l impero di Diods* 
iano e Madimuno , che è il tempo, 
i cui il big. falcone per l’appunto 
tgiona. Per dare il noibro Autorea 
uella obbiezione, adegnata rii polla , 
ice in primo luogo , che anzi da-» 

Tomo XXYll- R que- 
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quella proibizione del Concilio d E 
vira debba dedurli l’ufo delle imm: 
gini in que’tempi : poiché fe quell 
non li fodero già introdotte nella. 
Chiefa, non occorreva,, che il Cor 
cilio facclTe un Canone per proibirle 
Secondariamente confiderà , che fe 
Concilio ebbe per bene di vietarle 
fu indotto a farlo da qualche giufì 
motivo.* e quello defumefi da/lecii 
coftanze del tempo , poiché allora 
durando la perlecuzione , fi vider 
obbligati que’ Padria prender tutte, 
le mifure, onde le collumanze Cri 
Piane , che poteifero efporfiall’o] 
traggio, o al dileggiamento degli Ir 
fedeli. , fi tenelfero occulte. A quell 
pericolo e inconveniente erano fogge: 
te le pitture di Dio, che é quel eh 
da noi colitur & adoratur : onde i 
divieto pare, ctìc folle per li Gentili 
6 anche per li Catecumeni, de’ ne 
Ari Mi Per) non ben iftr utti , c no 
già per li Criftiani. Quella fpofizio 
ne é comune a molti grand* uomir 
nell’Opera riferiti . Si aggiugne cc 
Cardinal Bona ( a ) , che il Concili 
proibi le dipinture nel muro, e noi 

già 
fa ) Rer. titurgutr. C0f.IV. 
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il in tavole, o in tele, e non in fi- 
ìulacri, o altri fegni, che fipotef- 
ert> levar via; imperocché le imma¬ 
ini nelle pareti erano foggetee all* 
igiurie de’ perfecutori Gentili j là 
ove le altre potevano all occalìonc 
cculcarfi . Ma pollo ancora-. , 
he il Canone abbia inteio di ftende- 
z il divieto a tutte le immagini , 
on ne fegue per quello, che elleno 
>fiero univerfalmente proibite. Una 
roibizione rillretta a luogo e circo- 
anze di tempo particolari, non può 
ir documento per un divieto uni* 
erfale, come vorrebbono i Settarj , 
è per fondare quel franco proibitijjì- 
to del Sig. Falcone, in calo die egli 
vede pretefo di <jui fondarlo. 

Sbrigatoli di quello punto, lì avan-p. 
i l’Aucorea difaminare il lentimen- 
) del Padre Natale Aleflfandro intor- 
ù all’ ufo delle facre immagini, là 
3ve parlando de i tre primi fecoli 
fciò fcritco: NULLUS aut ceriti* 
imodum wfrequens tmc erat in £c- 
ifia Sacramm Imaginum ufus . E 
mitra , che quel NULLUS ufus è 
pugnante a quanto Io ftelfo Padre 
*ea detto poco puma de i Calici 

K z dei- 
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della Chiela Romana, ov’eradipin* 

ta la parabola del buon Pallore, e a 
quanto avea ragionato in più luoghi 

intorno alle altre immagini de’primi 

fecoli di già riferite, 
p. 131. IV. Quindi egli palla ad un’altro 

punto, e confiderà le Tegnenti equi¬ 
voche parole delSig. Falcone: ,, Nc 
?, la Croce fola per quell’ ìfteffo ri- 

„ fpetto fu adorata come nel quarta 

„ fecolo; ma era in gran riverenza 

,, tenuta, e pubblicata per l’infe- 

„ gna del nome Crifìiano, fotto la 

„ qual bandiera militavano. „ Di¬ 

ce pertanto, che , fe il Sig. Falco- 
ne ha voluto qui dire, chela Cro¬ 

ce non fu adorata ne’ tre primi fe« 

coli della Chieia corbe nel quarto f 

cioè con quella libertà e fpleodidez- 

za ,con cui tu adorata nel quarto feco¬ 

lo dopo la infigne vittoria di Co- 
Cantino , egli ha detto affai bene ; 

ma le ha voluto dire, che la Cro¬ 
ce non fu adorata ne’primi tre feco- 

li , ma folamente nel quarto , egli 

ha sbagliato all’ingroffo. Quindi re¬ 

ca le prove deH’efi'ere ftata la me- 
defima fin dalla cuna della noftrzu 

Religione non foloda’.Fedeli in rive: 

> ,i ren- 
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inza tenuta, ma anche adorata per 
|iel fegnodi falute c di redenzione 
lial* ella c . Cecilioce lo rimprovera 
[•elfo Minuzio Felice . Tertulliano 
!i conferma, e predo Origene i Cri- 
ani fono chiamati eCRISTiCOLl 
CRUCIARJ : la quìi denomina- 
one durò fino a’tempi di Diocle- 
ano e di Malfimiano , per tefti- 
onianza di Aldelmo nel libro 
udib. Virginità Quefìa verità del 
ilto antichiifimo della Crocce fta- 

confelfata anche dall’apoftata Giu- 
mo, come fi ha da Cirillo Alef~ 
ndrino nel Yl.tibro contra eiTo Giu-|>. 
ino. I moderni fettarj ne confefla- 
> l’ufo antichiifimo nella Chiefa 9 

a ne impugnano il culto: di che 
indimeno fortemente li convince il 
g. del Monaco con quelle ragioni , 
le nel fuo libro pofiono da tutti 
derfi. Tra le. altre cofe , che co¬ 
tto poi negano alla virtù della Cro- 
5 una fi c quella di Scacciare i de- 
onj, e di conferire del bene : ma 
ntra loro è l’autorità di Origene* 
Lattanzio, e di altri gravi Scrit- 

ri , e l’efempiodel fopradettoGiu- 
mo , che col fegno della Croce-* 

* « R 3 cac- 
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cacciò i demonj , la comparfa de’ 
quali, in un tempiod’idoli da un_» 
fuo indovino invocati, avevaio fpa- 
ventato , al rapporto di Teodoreto 
nel libro III. della Storia Ecclefìaftica 
al capo III. 

M4- L’eretico Galleo non potendo fal- 
varfi dalle molte prove in particola¬ 
re , che in propolko del valor della 
Croce ne reca Lattanzio nelle Divi- 
ne In flit unioni, non trova altro ripie¬ 
go per metterfene al coperto , fe non 
quello di dire Laftantium , plus quarti 
par ejl, tribuere figno Crucis , quan¬ 
do dicit damonibus illud effe terrori . 
Non c egli ridicolo lo fchermirfi con 
tali armi , e follenere la fua pervi¬ 
cacia con sì deboi difefa? 11 Galleo 
poco prima avea detto, che lo tac¬ 
ciare i demonj in virtù del fegno del¬ 
la fanta Croce, era dottrina aliena.» 
da i Padri: e ora , che lo trova** 
fcritto in Lattanzio , vuole , cho 
qtlelti parli allo fpropofito, e che** 
troppo e foperchio valore al fegno 
della Croce e’conceda: anzi per me¬ 
glio ulcired’impaccio li riduce a con¬ 
fettare , che i demonj non terrentur 
Crucis fignO) fed Cruce ipfa , hoc efi 

morte 
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torte Cbrifìiin Cruce peremptì; qua- . 
che egli pretenda , che ogni qual 
olta fi aveaa fugare un demonio , 
ifognafte, che Cri fio alidade a mo.; 
ire, e non baftafle foloopporgliene 

fegno, come fu Tempre coftume-# 
el Criftianefimo. 
Convinto il Galleo , comentatorep-M?. 

i Lattanzio, paflail noftro Autore 
convincere un’altro eretico, chec 

icopo Ouzelio, cementatore di Mi- 
uzio Felice, Al rimprovero, che, 
redo Minuzia, ci faceano i Genti»* 
, »o» adorando, [ed fubeundee Cm-• 
sy rifponde Ottavio per noi, Crtt~ 
s nec colimus , nec optamus . Da 
uefte parole V Ouzelio pretende d* 
iferire, che al tempo di Minuzio 
iun’ onore fofle alla Croce e alle-» 
nmagini attribuito , producendbne 
tre prove dello fteflfo pefocheque- 
a» Ma perbene intendere la detta 
fpofta datta da Ottavio a i Gentili, 
ruces nec colimus, nec optamus, con¬ 
iene tutto feguire il ragionamento 
:ì noftro Autore, nel quale egli ci 
liega la dottrina Cattolica intorno 

culto delle fante Immagini, edel- 
Croce,. 

O. • R 4 Di» 
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p.MP* Dice egli adunque , aver noi due 
forte di adorazion generale e di cui- 
to; l’uno, chea dirittura, e perfe 
fieffo immediatamente a Dio $’ indi¬ 
rizza, l’altro, che non è per fe ed 
immediato, ma che folo fi riferifce 
all’originale , e non alla figura che 
il rapprefenta : e tale appunto è’l cui 
to delle Immagini e della Croce , 
Quella dottrina , che c del facrc 
Concilio di Trento, c fiata femprt 
anche quella de i Condì), e de i Pa 
dri: di che dal noftro Autore fi re. 
cano graviflìme teftimonianze . D 
quelle due maniere di culto era ls 
feconda feonofe iuta affatto ai Genti, 
li, i quali adoravano a dirittura pei 
Dei le immagini e i fimolacri de 
loro idoli, ftimando, che dopo 1’ aver, 
li dedicati e confacrati, la divinità! 
folfe in elfi introdotta . Minuzio 
Tertulliano e Arnobiodiciò ne fan. 
fede ; e ogni difefa , che recar potei 
fero i più faccenti fra i Gentili pei 
ifchermirfi dagl’ incontraftabili argo¬ 
menti de i nollri, non facea che mag¬ 
giormente feoprire la loro ftoltezzs 

j. nell’ adorazione , che a i legni, a i fai- 
fi, ed a i metalli preftavano. In, Li* 

•i vio 
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io, in Laerzio, c in altri lorofcrit- 
;ri fi hanno rifcontri di quello loro 
npio culco, fenzachc predo loro fi 
ovi alcun veftigio di quel culto re- 
rivo, con cui da noi erano le Im- 
agini e la Croce venerate e onorate, 
□indieglino confondevano il noftro 
Ito con Tetnico: laonde , quando 
travio predo Minuzio rifpofe al 
entile , il quale rimproverava a i 
riftiani T adorazione del legno della 
roce, Cruces r,ec colimus , intefe-* 
.iaramente di dire, che il culto al- 
Croce non era qual 1! ufavano , e 

intendevano gli Ètnici > cioè , che 
. noi quel legno fod'c tenuto per Dio, 
quella guifa, che eglino, dopo la 

>nlacrazionc, tenevano per Dii le im-. 
agini ei fimulacride i loro idoli . 
iman dunque chiaro, che gli anti- 
U Criftiani negavano il culto della 
roce nei fentimento degli Etnici •*, 
che infieme lo praticavano in quel 
mtimento relativo , con cui eflo c 
ato Tempre nella Chiefa fantificatoe 
:rmeflo : {opra di che merita d’ef* 
:r ietto attentamente il noftro Auto- 
:, che contra il fuddctto Ouzelio, il 
uale non folamente alla Croce ogni 

v R f cuL 
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culto, ma anche ogni onore contra¬ 
fta, va dimofttando, quantoella fia 
ftata in ogni tempo riverita e vene¬ 
rata si per le determinazioni de i Con¬ 
ci!) , si per le leggi degl’ Imperadori , 
talché era proibito il metterla ne’ luo¬ 
ghi pubblici,o privati deftinati per gli 
ipettacoli, e’1 dipignerla, o{colpir¬ 
la nelle felci e ne’marmi limati pei 
terra, ove calpeftar lì potefle. 

Termina l’Autore quello fuo dotto 
Ragionamento con epilogare il già det¬ 
to, avendo egli a fufficienza provata 
centra il Sig. Falcone sì la calunnia 
del culto afinino imputato da i Gen¬ 
tili agli antichi Criftiani ; sì Tufo an- 
tichiffimodelle Immagini, che mala- 
mente dall’Oppofitore era flato afle- 
rito proibiti fimo nella, Chiefa > sì final¬ 
mente la perpetua adorazione della 
fanta Croce, da’ Fedeli fino ne’prigii 
fecolì praticata. 

A R- 
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ARTICOLO XI. 
-• ( ; } 

’eorema nuovo concernente il Calcolo 
Integrale, di Giulio Carlo Db’ 
Fagnani. 

ti 

I? Ienole due equazioni infrafcritte 
J ( i ) e ( i ) , nelle ^uali le lec¬ 
ere a > b, c, /, m, nrt, u efpri- 
nano qualunque numero intero , o 
otto, pofitivo, o negativa, ed an- 
he zero ( a riferva di», & u, ch$ 
lon debbono effer nulle) K denoti una 
aliante arbitraria col Tuo fegno , c 
a majufcolaX rapprefenti unaquan- 
ità data in qualfivoglia modo per x 
collanti -, fuppofìo , che per giun» 

;ere all’ equazione ( i ) non fiali pre* 
'a alcuna quantità differenziale per 
ottante , io dico , che l’equazione 
2 ) c T Integrale dell’equazione ( i ). 

1 ^ Xdy n\ tr -f- Mdx ^4 cddy + fdy 

ymdxn *\ di? '**9 ~W* 

K $ (a) ‘ 
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t 
u 

~ * ^divifopcr 
m 

- y* 

nt 

H 
M 
n 

jy*Xx dx+K 

Dim oflr azione. 

Poiché per giungere all* equazic 
1,6 ( 1 ) nulla di coftante è flato fiip 
|>ofìo , io fono in libertà di fupporr 
collante quella quantità differenziale 
che mi parrà più propria, mentre 
potendo farli quella fuppofizione in. 
tutte le curve immaginabili fenza. 
variarne l’effenza, effa lafcerà tutta¬ 
via indeterminata la natura della cur 
va3 che dee foddisfare all’equazione 
(i) ■ r- • > • v- • * - v 

Allumo dunque per coftante queft; 
f~a »-b m u.f 

tuantità x 4* che di 

dy C-J- H 

fcrenziata produce un* equazione, il 
cui 
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ui fecondo membro è zero j divido 
lofcia quella medelima equazioneper 
a fuddetta quantità collante moiti- 
ilicata per dx 3 c ritrovo ! 

i) '_^2.+ iilj.ì 
x fai dxdy 

* ' 4 P 

“b m u -f > dy ~ o 
7 ydx ' ?.r > • 

Egli è chiaro, che il primo meni¬ 
lo di quell’ ultima equazione eden- 
io eguale a zero potrà aggiungerli al 
econdo membro dell’ equazione ( i ) 
enza cangiarne il Valore , di modo 
he la nuova equazione, che rifulte- 
àda quell’ aggiunta farà virtualmen- 
e la fleffa, e per confeguenza l’in- 
egrale della nuova equazione farà an- 
:ora Integrale dell’ equazione (i ) 

Aggiungo dunque il primo mem¬ 
bro dell’ equazione ( 3 ) al fecondo 
nembrodell’ equazione ( ì ) , la qua-* 
e prende quell’ altro afpettp 

•* * , * ■ • • i 1 A 

4 ) ^.£LL-Jr* t + ^ix uddyìr wtidy 
ymdxn X dx1 dxdy n)dx 
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Ora elevando i due membri dell 
equazione ( i) allapoteftà », e poi 

dividendoli per dyn indi moitipli- 

m 

nt 

« candoli per » f.Xx” dx+K 
M J 

ottengo 

nt 
nt 

u » m n r 

1 /X* ** +K =* * ^ 
v dy» 

E finalmente prendendo il differen¬ 
ziale di quell'ultimaequazione > e P°- 

nt 

ki* di videndolo per »x y *x 

h dy 

giungo all’equazione (4)/, dunque 
1 equazione ( i)è l’Integrale dell’equa¬ 
zione ( 4 ), e per córtfeguenza lo c 
ancora dell’equazione ( i ) che è vir¬ 
tualmente la mede lima, che l’equa¬ 
zione ( 4y come ho provatodi fopra 
Q.1 Et Pi 

f:') CO- 
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Corollario. 

Le lettere indeterminate f, «,che 
nera no nell’equazione ( i) denota- 
o efponeriti arbitrarj, e confeguen- 
tmente infinite curve foddisfanno all* 
quazione ( i ) lidie è degno d’of- 
srvazióné. Dovendoli però avvertire, 
he quando b, la quantità dif- 
rfenziale , che fi è afiunta per co- 

[ante , diviene * 7/ 

ti 1 

In quello cafo gli efponenti t, «, 
lon pofiòno eflere arbitrar) > ma dee^» 
arfi r=S a'ì usè -, di più il coeffi- 
ùente f non può edere dato, ma dee 
:fierc /— b g di modo che 

n » 
la fuddetta quantità adonta per co* 
fante diventi eguale all’unità i così 
uhm differenziale s’aflume per collan¬ 
te, e fi lafcia indeterminata la natura 
della curva, che dee foddisfare adequa¬ 
zione ( i ) j altrimenti è manifefto , 

che 
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che emendo eguali gli efponenti di 
dx nel numeratore, e di dy nel de¬ 
nominatole della fopraccennata quan. 
tità affuntà per collante , qualfivoglia 
altra fuppofizione di x differente da 
b trarrebbe feco preventivamente 13 
fuppofizione tacita, o fia la determi¬ 
nazione della natura della curva , che 
dee foddisfare all’ equazione( 1 ) j poi¬ 
ché fi averebbe la relazione di dx ad y 
eguale al rapporto di due quantità 
finite 

Comprenderanno facilmente i Co. 
nofcitori, che il celebre Problema-, 
delle Forze centrali nel voto èfogget- 
to a quello Teorema , e che in elfo ha 
luogo l’offervazione fatta in quello Co. 
rollario 

Si dee finalmente notare, che, b> e c» 
non pedono edere tutti e due infieme 
uguali a zero , perchè in quello ca¬ 
lo c farebbeeguale a b negativo, c 
per l’avvertimento efpofto di fopra 
fi averebbe-/'—-, f&tt —* tnb dunque tt 
'■ . •: i : «• - ». 

farebbe nullo , il che non può ef, 
fere. 
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ARTICOLO XII. 

Novelle Lbttbrarib 
D’Italia 

da Luglio fino a tutto Dicembre 
Mdccxvi. 

§. 1. 
Novelle ftraniere appartenenti 

all’ Italia . 

PARIGI. 
* [L P. Germon ha fatto pubblicare 

in Francia una Lettera tradotta», 
oi , e riftampata in Italia , nella», 
naie fi querela della Novella di Pa¬ 
gi , inferita nel Tomo XXIII. di 
uefìo Giornale, come in efla venga 
a’ noftri Corrifpondenti di Francia», 
sputato il digniflìmo P. Tellier d’ 
vere falfificato il codice di Sant’Ila- 
io della Bafilica Vaticana. Al che noi 
ifponderemo , che in efla Novella fi 
ice bensì, efsere dal P.Tellicr vifitato 
[nel codice, il quale fi è poi trovato 
ecentemente adulterato,* ma non fi è 
letto mai, che tal ritoccamento fia fia¬ 

to 
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to fatto dallo fteflo P. Tellier j 
oftando, che non potette ettere 
fatto innanzi ia vifita d’ etto . ( 
dunque ciò non è flato fcritto.de 
così non è mai fiata noftra intenz 
che altri dalle noftre parole lo ded 
tale non. ettendo veramente il n 
fentimento. 

Il P. D. Bernardo di Montfaucon 
faticabile in arricchire la repubblic 
terapia di nuove Opere, ora ne n 
una molto grandio fa alle ftampe 
lingua latina, e francefe , col fegi 
titolo: L'antichità[piegata , e 
prefentata in figure, Opera frane# 
latina, contenente da dugento ra\ 
divifa in cinque tomi per D. Bern, 
di Montfaucon, Monaco Benedet 
ec. In Tarigi, per la compagnia d 
bra]yiji6. in foglio. Il prof petti 
ufcitoalla luce in due gran foglj. 
conterranno fra le altre cofe molte 
tichità d’Italia, e avute da Lette 
Italiani. L’Opera fi {lampa in c 
grande, e piccola, e fi venderà 
altrui vantaggio per via di affo 
zioni. 

Infigne a maraviglia è un’ a 
Opera qui pure ufeita di frefeo, e 

02 ti 
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rotata : Liturgiarum Orientalium col-, 
Uio opera & fludio Eufebii Rcnaudo- 
1 Variami . Tariflis per [0. Bapti- 
m Coignard, 1716. tomi uin quar~ 
. In quelli tomi fi contengonooì- 
e alle Liturgie, varie dottiffime Dif- 
rtazioni . Non vi mancano cofe di 
Dftri Italiani, antichi e moderni , 
ime de’ Santi Clemente, Sijìo, e Giuli9 
Dntefici, del Cardinal Guglielmo Sir¬ 
to y ec. Il tomo I. è di pagg. ^45. il 
. di pagg. 648. fenza gl’ indici , e k 
refazioni. Del merito e fama del fa- 
lofo Sig. Abate Renaudot fi c parlato 
1 altro Giornale. 
Dottiflima parimente fi e queft’altra 

ipera : *4pparatus ab Bibliothecam 
laximam veterum Tatrum , & ati- 
quorum Ecclefiafticorum Scriptorum 
ugduni editam, in quo quidquid ad 
mtm [cripta & dottrinami variofque 
ribendi, & docendi modos pertinet , 
ijjertationibus criticis e'xaminatur & 
luflratur. Tomus fecundus. De Seri- 
toribus latinis tertii & quarti Eccle- 
a [acuii, qui Cbrifliance religionis 
>eritatem adver[us ethnicos vitidica- 
munty opera & fludio Domai Ni¬ 
obi le Nourry, presbyteri & mona- 
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chi ordinìs Sanftì Bznediffi e Cong 
gatione Sanali Mauri. Tariftis , ap 
Jo.Baptiftam Delefpine, 1715-. inj 
col. 1314* lenza la prefazione , e 1’ 
dice. Vien molto illoftrato fra i 1 
Bri antichi Scrittori Italiani, Minw. 
Felice, Caufidico di Roma, e bra 
difenlòre della Fede Criftiana.Pag. 6. 
fi porta intagliato in rame il fagj 
del carattere dell’ antichiflìmo cod 
di Lattangio, feibatoin Bologna 1 
moniftero di San Salvatore ,* il qi 
faggio dal P. T^ourry fi riconofce < 
tenuto, medianti i favori di Mon 
gnor Fontanini. Il tomo I. di que 
apparato fu impreflo in Parigi da 
Anilfonnel 1703. in fogl. 

A J A: 

Arrigo Sanzet ha imprefio il prir 
volume del novello Tefòrodi Antich 
ta Romane, del quale quello fi è ili 
tolo : Tìpvus thefaurus ^tntiquitatu 
Romanarura congeflus ab Alberto He 
rico de Sallengre, SereniJJimcb Tri 
cipis ^drauftonenfts Confdiario. Tomi 
/. cum figuris in as incifis. Hag<e C 
mitum 3 1716. in fol. pagg. 7 64. fei 
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la prefazione, e due indici. QuefV 
pera abbraccerà molti volumi in_» 
>lio, che fi anderanno di mano in ma- 

, inceflantemente ftampando.. Vi 
•anno comprefi moltiifimi Trattati 
ri e curiofi intorno a Ile Leggi, Ri- 
, Magifirati > Giuochi, Religione, 
•litica, Difciplina militare , anti- 
i Monumenti ,ec. de’Roraani. So- 
a lo fteifoargomento il celebre Gre-, 
9 ftampò già alcuni anni il fuo The- 
irus lAntiquitatum Romanarum in 
[I. volumi in foglio, Opera con_** 
mmo applauio ricevuta dal Pubbli- 
. Il Grevio però non ha interamen-. 
corfo queftogran campo : e però 
nuovo Teforo del Sig. Sallengre non 
rà compoito, fenon di Trattati , 
te non fi trovano punto in quel dei 
•evìo comprefi. Egli v inierirà pa¬ 
llente fnolte disertazioni di divertì 
etterati di prima bulsola , le quali 
>n fono ancora comparfe alla luce > 
promette di farne , tradurre dell’, 
tre dalla lingua italiana, dalla fran- 
le , e dall’ inglele nella latina . L’edi-, 
one dell’Opera è nitiditìima, e bei¬ 
ti! ma , cd è Hata corretta da perfo- 
1 intendente con una fomma battez¬ 

za. 
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za. USig. SaUengre prega tutti i L< 
cerati, e principalmente i noftrih 
liani, i quali poteffero avere prei 
di fe Opere concernenti all*Antichi 
Romane , o fatte da loro, o da alti 
di volergliele comunicare, accioccl 
e’poisa dar luogo nel fuo Teforo al 
fìelse . Gli li può fcrivere aja p 
tal’ effetto . A noi è ritiicitopiù voi 
di fcntire da perfone di credito e 
intelligenza, gravi, nè affatto ingi 
fte doglianze del-torto fatto e dal Gr 
novio , e dal Grevio a molte del 
più eccellenti Opere de’ nollri Italia 
in maceria di antichità Greche e R< 
mane, per averle vedute efclufe c 
quelle infìgni Raccolte. Silpera,ci 
il Sig. Sallengre riparerà quello tori 
con ammetterle nella fua. 

COLONI À< 

Il Trattato del Sig. Dottor Murati 
ri, Bibliotecario del Sereniamo Due 
di Modana, de ingeniorum moderatioh 
in Religione negotio, ftampato lott 
nome di Lamtndo Tritanti in Pari^ 
l’anno 1714. di cui fu fattamenzion 
nel tomo XXL pag. 42^. è flato ri 

flam- 
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ampato in Colonia nei prefence anno 
716. in ottavo grande* 

ARGENTINA. 

Monfignor Fontanini nel fuo libro 
ìtitolato Vindici# antiquorum diplo- 
latum, riferito da noi nel Como II. 
ag. 71. in più capi, e con varj ar- 
omenti, e oflervazioni,dedotte dal- 
l recondita antichità , difcorfea lun- 
o fopragli Archivj delle Chiefe , e 
e’ Monifterj , come pure fopra la vi. 
ilanza ufata nel cuftodirgli. Ora tut- 
d quello Trattato del noftro Scrittore 
:aliano ha talmente incontrata la 
ima , e l’applaufodel Signor Jaco- 

entrerò ,d Argentina , che lo 
a interamente di nuovo inferito a 
ir. 75)6. dellafua dotta Opera, inci¬ 
tata : Colletta Archivi & Caneti - 
ria jjura : quibus accedunt de ^tr- 
ncancellariis, Cancellami, ac Sfere- 
iriis Vìrorum c'arijjmorum Commen- 
\tiones accurunte jacobo Renelle- 
> tAngoftoratenfi. atrgentina, fum- 
ìibus \ Job anni s Romboidi Duiffeckgri 
715. in 4. Qui pure fi trova ìil-» 
rimo luogo riftampato il raro opufeo- 
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Jo de Mrcbivis di Monfignor a 
daffar Bonifacio, Arcidiacono di J: 
vigi, e poi Vefcovodi Capodiftri 
il quale la prima yolta fu ftamp 
in Venezia dal Pinelli nel 163 z. ia- 

• ; s,t. . .. . T. . f 

F R A N C FORT. 
al Meno. 

11 Sig. Lodovico-^Antonio David1 
Pittorcdiprofeifione, e Letterato j 
genio, ha dato fuori il feguente 
bricciuolo , come per prodromo 
ima a fs:ti grande e ftrepitofa Oper; 
Md inclytam Rernpublicam iiteraric 
Monitum Santti/Jimo Domino CL 
MEN TI XI. Pontifici Optimo Ma: 
tuo , e'wfdem Rcipublicce ‘Principi 
Patrono a Ludovico Antonio Davi< 
ilei veto Infubro Pittore, & Phibgi 
pbico dicatum. Francofurti ad M 
tium>typis Matti) Le Mndrea ,• die qua 
ta 'Novembri! ami arce Dyonifiai 
1716. in 8. pagg. z8, Efsendòlìqu 
ft’ Autore ne' primi , c geniali fu 
ftudj dilettato molto 'dell'Alkqpòmi 
tra le altre cole da lui in efsaófiserv; 
te, parvegli di vedere , che la co 
razione Gregoriana del Calendari 

r * ab- 
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bia bifogno di nuova correzione , 
iflìmamente per riguardo alle luna- 
ini della Pafqua. Ciò e’ pretende di 
•e nella fua grand’ Opera , e qui fo¬ 
rbente accenna quel molto, che egli 
in difegno , contra tutto quello, che 
ora hanno olservato , e praticato 
Aftronomi. Ciò gli lembra tanto 

;efsario , e importante , che , co- 
:, dice egli, il popolo Ebraico fu 
Dio accurato di ogni bene, quando 
dse ofservate le celebrazioni delle 
^e folenni ne’ tempi preferirti, e 
nacciatoall’incontro di ogni male > 
indo le avelse tralgredite; qua omnia 
dai experti funi -, così egli penla , 
ni ter effe credendum , che pelli- 
ze , caretiie , terremoti , in¬ 
di, guerre, e tante altre difa vven- 
e accadute a’ Criftiani dopo il lacro 
ncilio fsiiceno, non altronde fieno 
effi loro prov venute, fe non oh ine- 
m folemmtatum fancìffeationem . 
remo aipettando , fe il rimedio pof- 
efser tale, che levi il pretefo difor- 
ie, e levi dai mondo Criftiano i ma- 
, che sì di frequente Taffliggono. 

Tomo XXVll S STRI- 
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S T R I G A V l A 
nella Slefta. 

In quella città polla nel Principa 
di Schewidnitz , nella Sidìa inferi 
re, è fiato ftampato il Tegnente libr 
che illuftra molte cofe della noftra It 
lia : Variorum intra Italiani Monume\ 
torum infcrìptiones ex pluribus in it 
nere defcriptis edita ab Amadco de 13 
nignis. Strega Silejìorum , ex offici) 
Jo. Godofredi Weberi, 171 f. in S.pag 
2S1. fenza la prefazione, e tre ind 
ci. Simili raccolte d’ infcrizioni f 
polcrali recenti , e fparfe per J’It 
lia , fono fiate fatte da altri lettera 
Oltramontani ne i loro viaggj j a 
me da Lorenzo Scradero, di Alberili 
nella Safsonia , ne i Tuoi quattro lib 
Monumentorum Italianiampatiin Eln 
ftad 1 in f.daFrarcefcoSvi etrZi 
di Anvcrfa , nelle fue Selefta Cbr 
Jìiani Orbis delie'a, imprefse in Coli 
nia nei 1 óoS.in S.dal P. Ottone Alche 
Monaco Benedettino, ne i tre ion 
del Theatrum funebre, e negli airi 
due dell' Horttts variarum infcriptio 
tinnì, pubblicati in Salisburgo, quell 

nd 
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1 1673. in 4. c quelli nel 1676. in S. 
così qualche altro. 

LONDRA 
♦ 

Si fta qui ftampando una raccolta 
Voefie dell' ^Arioflo , che compren- 

rà le Rime, i Capitoli, e le Satire, 

farà illullratadalle T^ote del Signor 
loia .Antonio Rolli, Romano, poeta, 

improvvifator Angolare, che qui fi 
tttiene. 

LIfcirà parimente fra poco da quelli 
*chj la traduzione di Lucrezio in_» 

rfo fciolco Italiano , fatta dal 

[ornato .Alej]andrò Marchetti. 

Ecco l’idea di una grand’Opera d’ 
udizione, che fi vuole (lampare in 
ella gran città per via di afsociazio- 

. Si defidera, che le ne faccia pre¬ 

mere l’avvilo nel Giornale d’Italia , 

ioi, per elsere breve il manifello , 

inferiamo per diftefo tal quale ci è 
to inviato. 
ladini, Menfe Augnili, MOCCXVI. Ty- 
dubuntur tri* prima Volantina Thejaàri 
tannici Anti^aitatuzt G’Xiarun Rona- 
’utnqae in qu.uuor Mujxa dijtnbttti. Pri¬ 
vi quod editar Mujxum SXiioìrnamun ,■ (e- 
idttrn Càzinmntin,n , ttrtium Statuartum 

S 1 tam 



4i2 Giorn. db’ Letterati 
tam Marmo>reum quam JEneum, quartum • 
nique Mi/cellaneum , quia Injcriptiones , A 
los , Pondera,Lucernai, Vrnas, aliaquenfe'A 
appellabuntur . Cuntta h&c vel non antca <jj 
ta, vel ob eximtamprAfiantiam multiplici ( 
/ione digna collegit, incìdit, ac dejcrtpfit 
deliter & concinne vernacula e)us Lingu, 
NicolausFranafcus HaimRomanus. Cui 
primos Libros emere optantipretmm mnote/ci] 
Quinque aur ci s Anglici s qui perfeciicris Cari 
qui veroinferioris tnbus atireis venundabuntt 
'fifiiijquìs Jextuplam emptionem committet 
ptupladonabitur. Quia denique tctjolummoa 
quct certum habeant emptorem imprimenti 
volumina, pateat cunctis, quod prò Melioi 
CartAvoluminibus duo aurei in JubJcnpti 
ne, XJnus deinde in Commijfione , atqne p 
altenus CartA unus aunus m commijfione pi 
mi Libri, aliique finguli in fingala allotti 
CommiJJtone Jolventur. 

COIRÀ. 

Molto eternità la Valtellina al Sij 
Tierangelo Lavizarì, per vedere illi 

_fh*are le cofefue, andate per J’ofci 
rità e lontananza de’tempi, e più pe 
l’altrui trafcuraggine quali in dimer 
ticanza, da quello fuo chiarimmo cil 
tadino . Egli le ha raccolte conformili 
dilpendio di fudore e di tempo dall 
antiche memorie, dagli archi vj, e da 
libri : le ha tefsute con ordine crono 
logico e iftorico,e le ha pubblicate il 

die- 
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eci libri, i due primi de’quali trat- 
no le illuftri operazioni fatte da i 
eti antichi fino al 15 3 2. e gli altri ot- 
riferifcono più minutamente le loro 

.ioni infino al 16^9. il titolo dell'O¬ 
ca c quello: Memorie ijìoriche della 
iltelliua, in libri dieci defcrìtte, e_» 
diente alla medesima ralle da Pietro 
ngelo Lavizari. Coira ■> dalla ftam- 
ria ed a fpefe dì Andrea Tfejfer , 
716. in 4. pagg. 4 27. lenza la dedica- 
one i e i fommarj di ciafctm libro. 

GINEVRA. 

La Società de’ Medici di quella cit- 
, infaticabile nell’ arricchire di eru- 
te produzioni la letteraria repubbli- 
, ha date fuori in un libro francefe 
1 2. di pagg. 2^2. fenza una lunga 
efazione, e la tavola, molte utilii¬ 
ne rifieflìoni intorno alla malattia , 

già alcuni anni ha cominciato ad 
laccare i buoi indiverfe parti dell* 
.iropa, con una raccolta di altri Trat¬ 
ti intorno allo fìefso argomento . 
coviamo, che hanno fedelmente rap¬ 
iate, etradette le opinioni di mol- 
noferi Italiani , come di Monfig. 

S 3 Lan~ 
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Lancift , di Monfig. Borromeo ora 
Vefcovo di Capodiftria , e de’ Signo 
!'Hìgrifoli , Frantafii, Macini, e, Gazol 
c mentre erano nel corfo dell’impre 
fione, giiinfe loro a notizia , efler 
Campata in Milano una nuova idea 
della malattia de’ buoi propolla d 
Sig. Cogroffì, e con nuove cfiervazii 
ni ed efperienze dal Sig. Fallifnie 
confermata : Le nom , dicono eflì 
du celebre Mr. Fallifnieri nous a do\ 
né me grande curiofité pour ce livr 
& nous ne doutons pas que le pubi 
ne foit fort aisé de voir dans un e; 
trait, & le fentiment de ce favai 
+4uteur 3 & les remede s qu' il indi qui 
Fattone fedelmente Tefìratto, foj 
giungono , che l’idea del nofìro Autc 
re può eflere àmmefla nella loro ipc 

■Cefi, non rovefciando efla punto le. 
conghiettute da loro portate di qua 
che fimilitudine , che ha quello cor 
tagio bovino col vajuolo maligno de 
gli uomini , potendo anche quell 
aver da i vermini la fua origine-/ 
Apportano in fine alcune rifìeffioni ci 
lui fopra la qualità del latte delle, 
vacche inferme e attaccate dal cancri 
volante , che c una malattia la quali 

fi 
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manifcfta per uha puftula , o vc- 
ica , che viene a i detti animali o 
pra, o fotto la lingua, ovveronel* 
gola, la quale non curata rode la 

igua, e dopo qualche tempo ad eflì 
fa cadere, come fi videi anno 1614. 
quelli della Savoja, e intorno a_» 

inevra , e ne arrecano pofeia i ri- 
edj. Notano» che l'idea degli Au- 
ri italiani de’ vermi ptflilenziali fi 
10 a quefta idea molto bene appli- 
re.„ La puftula, fono loro parole, 
che viene fopra la lingua de’buoi, 
effendo puramente efterna, potreb¬ 
be effor un nido di piccoli vermicel¬ 
li .* qualche mofea di una fpecic 
particolare , avendovi potuto in 
comodo tempo depofitar le fue ova , 
Quefta puftula è affai fomiglian- 
te a quelle, che formanoque’pe¬ 
dicelli ( cirons ) ne’piedi degl’in¬ 
diani occidentali : ed a quelli, che 
certe mofche fanno nelle faglie degli 
alberi. Vi fi fa vedere di prima un 
tuberculo eftremamente piccolo 
che va crefcendoa mifura che le 
ova s’ingrolTano, e ne fortiicono 
piccoli vermini , i quali dipoi 

S 4 j, van 
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3) van rodendo la parte , fopra la qua^ 
,, lepofavano, ec. „ 

Nel Teatro Anatomico del Mani 
geti iìamparo in due tomi in fogli* 
nel prefenteanno in Ginevra, fi foi 
no polle in fine le tanto (limate Ta 
noie anatomiche dell’ Euflachio infieme 
con le dotte Annotazioni, e Diflerta- 
zioni di Monfignore Lancifi, 

§, i, 
Novbub Letterarie 

D’ Italia’, 

DI BOLOGNA, 

Dalle (lampe di Ferdinando Pifarri 
c ufeita una Lettera in fogl io di S. pagg. 
fotto nome deWllluflriffimo Sig. Mate 
'N- 'Hr di torreggio ad un Cavaliere 
vAccademico , che V ha ricercato della 
vera origine, e condizione del famofo 
Tittore Antonio Allegri, nominato il 
CORREGGIO • L’Autore di quella 
Lettera fa vedere, contrale dicerie di 
taluno poco bene affetto alla nazione 
Lombarda, che la famiglia a di Anto¬ 

nio 
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» allegri, pittore eccellentittimo e 

ro, tratte origine dal caftellodi Cabl¬ 
inola , territorio di Correggio, che 

inuoerrìente li nomina il Cafleliac- 
: che ella già molti fecoli fu nel n u~ 

?ro delle famiglie feudatarie e vaf- 
ic del fuddetto Cajlellaccio , cioè a 

•enei numero delle primarie: che 
madre fu Bern.irdina deHanticaca- 

4Avotnani, oraeftinta: che iuo pa- 
e era maeftro Veltegrìno allegri , 

ttiuolo di un altro maeftro Antonio'. 
e la moglie di lui fu Girolama Merli- 
cafato eftinco,e la cui onorevole con¬ 

sone è ancor notoria in Correggio : 

e Tellegrino, fuopadre , non fu 110- 

0 miferabile , ma facultofo , come 

parifce dal fuo teftamento , che qui¬ 
tti produce, rogato negli Atti del 

otajo David Guzzoni IÌ12. Dicem- 
e 1433. che una figliuola di etto An- 

aio fu nobilmente accaiata in ‘Vora- 
3 Brunori ye che finalmente cfso ven- 

a morte li Marzo 1^34.d’anni 

.in Correggio,dove fu feppellito nel 

mftro fotto il portico del mona fiero 

’ PP. Minori Conventuali di SarLj 

ancefco , nel qual luogo era P an- 
S y ti- 
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tica fepoltura degli Allegri. 
Fra gli feri tei del famofo Sbarag, 

fu ritrovata V Opera feguente, n 
come un manuferitto regolato, ma c 
me un fafeio di annotazioni e di m 
morie a modo di felva . Il zelo del Si 
Dottor Fantini, già filo difcepolo, < 
ora Lettor pubblico accreditato di qu 
(la Univerfità , matfimamence per 
notomia , lo ha indotto a raccoglie 
que’frammenti, e a ridurli alla fo 
ma di un libro nella miglior forma 
cheefso ha potuto. La maniera , cc 
la quale il chiariflìmo Autore ha m; 
neggiato l’argomentofe bene non 
accorda alle opinioni di tutti, è degl 
pero , che da tutti vi fi faccia attenzk 
ne j ed e ben fatto , che in foggetto 
ofeuro fi afcoltinodal mondo le Ipeci 
lazioni de’ buoni filofefi , fra i qua 
non fi può negare , che anche lo Sb; 
raglia abbia ottenuto , edebbamerit: 
re il fuopofìo. Entelechia,feti anim 
fenfitiva brutorum demonftrata conti 
CartifiumauClore Joanne Fìicronym 
Sbaragli, Bononion. Vhilofobia , a 
Med. Dopi. C olleg. in Vatria ZJnivtrj. 
tate Udore P. & Umatom. Trof. eme\ 
Opus pojìbumum . Bonomie y typis Coh 

Jìan- 
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intiniTifarvi,ec.i 716.in 4-pagg.f SS. 
nzale prefazioni , e un’indice delle 
fputazioni,e dei Capi de tutta l’O¬ 
ra . 
Le Orazioni Tanegiriche compofte 

1 P. D. Taolo-Olimpio Franchetti , 

nerico Regolare , andavano fparfe 
:r le mani di pochi, ed erano defide- 
te da molti. Coftantino Pifarri, ne¬ 
ro iiampatore , ha (limato pertanto 
far cofa accetta ai Pubblico , racco- 
iendole, e dandole fuori, come ha 
tto,dalle fue (lampe, in un volume 
8. che è pagg. 114. Le Orazioni 

ddette fono in numero di cinque : lap. y, 
ima in lode del Sig. Cardinal Gozza- 
ni, Vefcovo d imoia. Legato di Ro- 
agna , e già Legato a latere per le 
>zze del Re Cattolico Filippo V. con 
Principefla Elilabetta di Parma : la 
conda è inoccafione cheilSig.Car-p.fr; 
nal Pignatelli, Arcivefcovo di Na- 
)li fu promolfoalla Porpora nel fuo 
torno dalla Nunziatura di Pollonia ;P-93* 
terza è in lode del fu Giufeppe-Ma- 

aTomraafi, quando fai fatto Cardi- 
ile : la quarta è fa'tta per la morte dip,l4*‘ 
i; e l’ultima è in occafione del pa(farp 
te fece il Sig. Cardinale Tommafc* 

S 6 Ruffo 
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Ruffo dalla Legazione di Romagn, 
quella di Ferrara. 

Dopo le luddecte Orazioni meri 
no di edere riferiti anche i due 1 
negiricì, l’uno in lode di Santa Ca 
rina da Bologna , l’altro ad onor di S 
Petronio, primo Vefcovo e primo Pi 
rettore di quefta città , detti dal P. 
jLntonmaria Brembati , Cherico B 
•goiareTeatino, nel Quaresimale c 
predicato in quefVanno nella Bafilica 
San Petronio , e fiampati dal noli 
Ferdinando Pilarri in 4-pagg. 44. 

11 Padre Giufeppemaria Vlatina 
de’Minori Conventuali, uno de’p 
infigni facri Oratori non ledo della 1 
Religione, ma della noftra Italiana 
Ieri vendo alcune Controverse foprai 
pifloie dì San Taolo , con animo di pii 
blicarle, ma ii P. Maeftro *Andre< 
Borgbefì, digniffìmo MiniftroGenen 
del fuo Ordine , defiderò , che e; 
facefse precedere un’ Inftituzione Orai 

ria, per ufo de’Puoi Religioii Bude 
ti : al qual comandamento egli c 
prontezza , e molto bene ha ubbidii 
col Tegnente libro : *Arte Oratoria 
fra GiolefFo Maria Platina, Min 
Conventuale, dedicata al Tadre Sa, 

Frati- 
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vanctfco d'^ffìft* In Bologna, per li 
cceJJ'ori del Bemcci ,1716. in ->.pagg. 

:;2. lenza le prefazioni, l’indice del- 
deputazioni , e de’ capi , e una_j 

sganci ili ma lettera del Sig. Marche- 

Orfi all’Autore: che in tutto fono 
igg. $6. L aica riputazione , che 

inno data ai Sig. Marchefe Orfi ap- 

:efso tutti i Letterati le fue Confi- 
'ragioni , e gli altri l'uoi fcritti , è 
\ argomento ficuro della bontà del 

oro del Padre Tlatina. Il favorevol 

udicio ufcito dalla penna di chi è sì 

\an maeftro della loda e vera elo- 

.icnza, nonlafcia dubitare, cheque- 

o Reiigiofo abbia a perfezione ma- 

iggiato il luo adunco: ove dopo un 
hliffimo proemio efpone in XII. dif- 
Utazioni tutti i migliori precetti c ar- 

fìcj della rettorica, e infegna chia- 

amente e ordinatamente il metodo 

i ben praticarli , con la fcorta de1 

iù accreditati maeftri, e in parcico- 

ire del celebre P. Segneri, che fi può 

ire fenza efitanza il facro Cicerone 

eli’ Italia. 

DI 
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DI BUSSETO. 

L’anno 1543. li 14. di Giugno 
Pontefice Paolo III. e 1’ Imperadc 
Carlo V. fi abboccarono in quella nc 
bii Terra di Buflfeto e ci ftettero be 
cinque giorni, con tutta la loro Coi 
te onorevolmente alloggiati . Le a 
gioni delT abboccamento fono vari; 
mente riferite dagli Storici , i qua 
non è quello il tempo di efaminare 
Orai Sigg. di quella nollraComun 
tà volendo eternar la memoria di qiu 
Ho fatro , l’han fatta fcolpire in un 
nobiliifima lapida,e porre nella fac 
ciata della Chiefa di San Barto'om 
meo . L'intenzione latina ha incon 
trata Libito la cenfura -, poiché di 
cendofi in efia , che que’due grati. 
Principi furono da’Bulfetani BENI 
GNEexceptiy parve ad alcuno , eh 
quell’avverbio BENIGNE non foli 
buona voce latina, nè folfe adopera 
to in lignificazione conveniente al fog 
getto. A quella cenfura c fiato rifpa 
fio con un foglio intitolato la Critici 
difcreditata : dove fi fa vedere , chi 
Carlo Sigonio nel libro V. de Regn 1 

Ita- 
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ili& a c. 207. parlando dell’ Impe- 

dor Lodovico fu da quelli di Mon- 

Caffino BENIGNE acceptus y e che 
quella medefima elprellìonelo fìef- 

Àutore fi valle molte volte in—• 
iell’Opera. Aggiugne l’autorità di 

icerone > che nell’ Orazione prò De¬ 
taro fi c fervito dell’ avverbio Be- 
gne in poco diverfo lignificato. 

DI CESENA. 

Ha perduto quella città un’incom- 

irabil Prelato , la Chiefa tutta un’ 
:timo Vefcovo , la buona letteratura 

n perfonaggio dillinto , nella per- 

>na di Monfignor Giovami Fontana. 
a Vita, che ne ha fcrittoilSig. D. 
lauro Lachini, Sacerdote , e luo in- 
mo famigliare, fa , che noi poilìa- 

10 avanzarne quelle poche memorie, 

imettendo il lettore ad iftruirfene-» 
iù ampiamente nella Vita medefima, 

he è Hata in Venezia da Andrea Po* 

eri llampata, 
Monfignor Giovanni Fontana tralTe 

bigine dalla famiglia di quello no¬ 

ne, de’Conti di Scagnelio , al pre¬ 

ente ftabijita in Parma , e originaria 
da 
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da Firenze , nella qual città fu e! 
educato da Sebafiiano fuo padre , 
gliuolo di Francefco , Miniftro di gr 
credito,e Auditore per le AA.di fofe 
na nei fupremo Magiftrato de’ Co 
figlierà Fece i fuoi primi fiudj a 
predo i genitori, parte Lotto la cu 
di un pio Sacerdote , e parte fotto 
direzione de’ Padri Gefuiti. Studiò 
filofofia e le leggi nella Sapienza 
Siena , e ottenne il dottorato nell; 
univerfità di Pifa. Nello fiato Pon 
fìciofoficnne onorevolmente molti G 
verni, dopo i quali conleguì la Fr 
Lettura di Trento, che poi fu rimi 
ziata da lui per feguitare alla Cor 
di Vienna la Serenillìma Claudia F 
lice d’Aufìria > che andava fpofa a 
Impera dorè ■ Leopoldo ì e ciò fece p 
le inftanze , che gliene fece la Sor 
niflìma Anna de’Medici , madre de 
la Imperatrice Ipofa. Il favore, a c 
pervenne col fuo merito e talento aj 
predo diCefare, gli tirò addoifo Pii 
vi dia de’Cortigiani, i quali fotto ( 
telo di onorevoli impieghi cercarci 
di allontanarlo j laonde la Sereni! 
Eleonora Gonzaga » vedova d'Aufiri 
>o coniglio ad intraprendere un viaj 

gio 
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t{) nella Pollonia , e raccomandan- 
ib con fue lettere alla, Regina Eleo- 
rea fila figliuola, conforte del Re Mi¬ 
rale I. e che poi rimafta vedova , 
«fsòalle feconde nozze col Sereniamo 
prloV. Duca di Lorena. Anche in 
r llonia la fua prudenza ed abilità , 
Ime gli conciliò la grazia della Re- 
kn , così gli partorì de i nemici , 
fìe ogni flrada cercarono per arra¬ 
ffargli ogni avanzamento. 
Quelle contrarietà lo fecero rifol- 
re ad abbandonare affatto la Corte > 
!chè licenziatoli dalla Pollonia , e 
>i anche da Vienna, ripafsòin Ica-: 
,, dove veffì ben fubito l’abito Ec- 
:fiaftico, e con elfo riformò la fua-. 
ta, e i fuoi fìudj, dirigendoli tue- 
a quel fine, a cui la fua novella-, 
nazione lo deftinava . Diedefi alla 
"tura de i Padri, e de i libri facri : 
ritirò convittore tra i PP. della-, 
iflìone di Monte Citorio in Roma i 
quindi fi portò al fervigio del Car¬ 
nai Barbarigo, Vefeovo di Padova > ; 
fempre gloriofa e venerabil mc- 

oria , in qualità di ilio Maeftro di ■, 
amera , e Maggiorduomo , e con P 
empio di lui meglio addoccrinòan* 



42.6 GlORK. DB’LErTBRATr 

che fe fteflfo. Affare d* importanza P. 
obbligò a trasferirfia Rimini, dove il 
Cardinal Domenico Corfi , Vefcovo 
di quella città, nella prima udienza, 
che gli diede, conobbe di qual probi¬ 
tà e di qual mente e’ fi forfè > laonde 
avendo e(fo allora bifogno di un Vi¬ 
cario Generale , fece in maniera, che 
l’ottenne dal Cardinale Barbarigo , e 
conferì al Conte Fontana quel porto , 
che in tutte le parti fu molto bene da 
lui foftenuto*, talché in rimunerazio¬ 
ne di fue fatiche non molto dopo il 
Cardinal Corfi gli conferì la Propofi- 
tura della fua Cattedrale , allora va¬ 
cante, la quale di là a qualche tem¬ 
po da lui per degni rifpetti fu rinun- 
ziata. 

Noniftette però molto fenza nuo¬ 
vo impiego il fuomerito. 11 Cardi¬ 
nale GiancafimiroDenoff, Vefcovodi 
querta città di Cefena , lo creò fuo Vi¬ 
cario , e nelTeferciziodi querta cari¬ 
ca conofcendolo abile a maggior pe- 
fo, lo confiderò come ottimo a fuc- 
cedergli nel governodi querta Chiefa , 
giacché le fue gravi indifpofizioni 
lo chiamavano a ritirarli alla quiete 
di Roma , e alla cura de’medici , 

Gli 
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Gli manifeftò il fuo penfiero, e tut¬ 
toché dalla modeftia e umiltà di lui 
lo vedeflTe con tra (lato, giunto perda 
piedi del Sommo Pontefice , gli rap- 
presentò così al vivo le rarepartidel 
fuo Vicario Fontana, che Sua Beati¬ 
tudine non ebbe la minima ripugnan¬ 
za a crearlo Vefcovo di Cefena , fic- 
come fece a i 3. Giugno del 1697. 

Con qual frutto, edificazione, ed 
amor de’ fuoi popoli egli reggere 
quella lua Chiefa , lo dimoftra ap¬ 
pieno la Vita, chequi fi compendia , 
non fi trafcrive : ardentiflìmn nelle fue 
orazioni, e ne’ fuoi facrificj : abbiet- 
tifiìmonel veftire , e nel vivere : libe¬ 
rale verfo tutti, ma prodigo verfo i 
poveri : vigilante nel tenere ben difci- 
plinata la fua famiglia, e incorrotta P 
amminitrazione della giuftizia: ze- 
lantifiìmodi ogni virtù, e per dir tutto 
in una parola, vero Ecclefiaftico, e vero 
Pallore. Morì,qual vifie, Tantamen¬ 
te, munito di tutti i Sacramenti , e 
con l’afliftenza di Monfignor MiUlrali, 
Vefcovo di Bertinoro. Seguì la lua-», 
morte ai 1. Marzo del 1716. che era 
l’anno fettantefimofettimo dell’età £ua> 
e’1 decimonono del Vefcovado. 

Scrive 
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Scrifie molto, ma non tutto c an¬ 

cora alle (lampe . V opere fue fono 
quelle . 

i. Il Fefcovo in Fifita. In Cefena , 
nella ftamperia del Riceputi, 1707. 

1. Ritratto del perfetto Ecclefiafti- 
co. In Tarma , per Taolo Monti > 
1711. 

3. Il Diocefano infìruito . In Cefe¬ 
na-, preffo il Riceputi, 170S. e in Fe- 
nezia , preffo il Volati , 1714.. in^ 
11. 

4. La Santità , e la Vieta trion¬ 
fante , Varie prima, e feconda. Ope¬ 
ra poftuma. In Venezia, preffo il Re¬ 
ietti > 1716. in 4. 

S- Tyrocinium Epifcoporum. Quell’ 
Opera non è ancora ftampata , ma 
predo l’avremo da i torchi del fopra- 
detto Poletti. 

DI FERRAR A. 

La materia controverfa e agitata 
dell’acque che da molto tempo tien 
fofpefi gli animi di quello governo, 
ha data occafione ad alcune Scritture, 
che qui fi lono {lampare. L’una fi è 
quella : Innova confi unzione & or¬ 

dì- 
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Imi Riabiliti fecondo lo fiato preferite._» 
lall' Eminentifs e Reverendifs. Sig.Car- 
linai Tiazxa, Legato di Ferrara , ec. 

oprai lavorieri del Tò, altri Fiumi, 
? pubblici Condotti, £ f opra gli Vfficia- 
i ad effì deputati . In Ferrara, nell cu 
lampa Camerale, I /16. infogl.pagg, 

L4• 
Un’ altra c la Tegnente : Dimoflra- 

ùone delle ragioni addotte contro leu 
inea dell' alveo diverfivo del fi/rneu 
\eno in Tavaro, propofìa dà Sigg. lo- 
'ognefì j non Jòlo corfiderandofi la va¬ 
riazione dello fiato preferite da quell• 
'offe al tempo della Fifita, ma ancora 
l fifiema d allora, in replica alla rifpo- 
ìa data con foglio in (lampa dagli fief- 
i Sigg. Bologncfi . In Ferrara , per il 
barbieri, 1716. in fcgl. pagg. 8. 

A quelle fi può aggiugnere anche 

in’altra, {lampara in Roma , nellcu 
ìamperia della Rev. Cam.Mpoft. 1716. 
n fogl. pagg. 2.0. con quello titolo : 
Alla Sacra Congregatone dell'ut eque 
Iella città di Ferrara , Memoriale di 
atto, e di ragione. 

Ha ottenuto tale applaufo la Te¬ 

mente raccolta poetica j che Tu quafi 

[libito riftampata con qualche giun¬ 
ta . 
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ta. Toefie di varj Autori per la Tras 
lazione dell’ offa del gloriofo Vefcovo 
e Martire Santo Cajiano, Trotettori 
della città di Comacchio} feguita l'an 
no iyi6. Seconda edizione. In Ferra 
ra , per gli Eredi di Bernardino To 
mate Ili, impreff. Epifc. 1716. in S 
pagg. no. oltre ad una Relazione— 
della Traslazione medefima, pagg.S 

la quale lì trova nel fine, e che noi 

fi legge nella prima edizione . Que 

fìa raccolta vien dedicata al Sig. Car 
dinaie Imperiali, onore della facra_ 

Porpora, dal Sig.MmadorcTommafi 
11 Sig. Dottor Giambatifla Zappata 

Comacchiele anch’elfo, ha dato uru 
nuovo foggio della foia felicità nelli 

cofe poetiche , e inficine della foia pie 

tà nelle cole fa^re con la pubblica 

zione di XLVI. Sonetti fopra gli at¬ 
tributi di Maria Vergine . In Ferrara 
per gli Eredi di Bernardino VomatelL 
Jmp. pifc. 1 716. iti 4. pagg. i 1 a, 

Ogni Sonetto ha per argomento unc 

de’vedetti delle Litanie, che foglio- 

no comunemente recitarli dalla Chie- 

fo, e di i Fedeli in lode ed onore di 

Maria Vergioe. La fpiegazione, che 

ne dà il chiarifiimo Autore f è cotto- 
bo- 
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orafa e fondata con l’autorità o del- 
; divine Scritture , o de’ Padri e Dot- 
ori della Chiefa, o d’altri gravi Sent¬ 
ori Ecclefiailici. Il libro è dedicato 
1 Sig- Cardinal Gozzadini, ornatilfi- 
10 d’ogni virtù intellettuale, erao- 
ale. 

DI FIRENZE. 

Cronologia [aera de' Fefcovi, e >Ar- 
ivefeovi di Firenze, compofìada Lu- 
a Giufeppe Cerracchini, Sacerdote. 
'iorentino , Trotonotario *Apojlolico , 
'attore ^Arcade , e xAccademico spa¬ 
lila > dedicata all’ lllujìnff. e Reveren- 
ijf. Monf. Tommaso Buonaventura de 
onti della Gherardefca, ^Arcivescovo 
1 Firenze, Trelato domeflico di 7$. S. 
>apa CLEMENTE XI. Pefcovo^(fi- 
ente al Soglio Vontificio, e Vrincipe 
el S. R. /• In Firenze, nella[lampe- 
ict di S. *A- R- per Jacopo Guiducci 
Santi Franchi. Ver il Carlieri libra- 

3 all' infegna di San Luigi, 1716. in 
pagg. 3• fenza le prefazioni , e 

lue cataloghi, l’uno cronologico , c 
'altro alfabetico de’ Vefcovi e Arci- 
'efeovi Fiorentini. Avrebbe l’Auto¬ 

re 
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re potuta rendere quella fua Opera 
aliai più copiofa di notizie c più eiat- 
ta : ma (ì è contentato per ora di que¬ 
llo, e ciò non ottante , l’Opera ina 
non laida d’efler e buona , e degna 
di lode, in fine di etta fogl.2f7«egli 
tratta delle Ragguardevolezze ( pei 
fervirci del termine ulato da lui,cioè 
titoli, privilegi, ragioni, ec.) delle 
Famiglie eie’ Cuftodi, Padroni, e Di- 
fenlori del Veicovado e Arcivelcova. 
do Fiorentino, in tempo di Sede va¬ 
cante, le quali Famiglie Fono quelle 
de i Vi/'domini, Tojingbi, della Tofa , 
KAliotti , e recentemente Cortigiani . 
Quella parte non è la meno curiofa 
dell Opera. 

I medefìmi ftampatod Guiducci e 
Franchi bau divulgato in un volume 
in 4. di pagg. 162. lenza la dedicato¬ 
ria e gl’ indici , l'Opera , che ha 
quefto frontiipicio : Efperienge fifìcc* 
meccaniche /opra varjfoggètti contenen¬ 
ti un racconto di ctiverjt féupendi fitto¬ 
meli! intorno alla Luce , e l elettricità 
producibile dallo ftrofìnarnento de’cor¬ 
pi > con molte altre notabili apparen¬ 
ze non mai prima enervate , colite 
fpiegaziont ai tutte le macchine : Ope- 
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% di F. Hauksbee , della Società Re- 
la , tradotta dall’ idioma inglefe . 
>ell’ opera originale inglefe , dam¬ 
ata in Londra nel 1709. in 4. leggefi 
eftratto nel Tomo XXU. Parte I. 
agg. 101. e fegg. della Biblioteca.- 
elta del Sig. Clerico, che le dà mol- 

1 lode > ed ella niente ha perduto 
ella fua bellezza nella traduzione , 
he ora ce ne ha data il Sig. Tomma- 
» Derheam , dell’ una e dell* altra 
ngua intendentiilìmo, di cuifièfat- 

1 in altro Tomo del Giornale d'Ita- 
a (a) onorata menzione. 

Dopo i Difcorfì Accademici , e le 
*rofe Tofcane, con (Ingoiare applgfc 
) ricevute dal Pubblico , fi è finaT- 
lente lafciato indurre il noftrochia- 
ifilmo Sig. Abate Salvini alia divin¬ 
azione delle fue Trofe Sacre , che-» 
ertamente non gli faranno meno di 
nore, che le altre fue Opere ; e tan- 
0 piu, quanto in efie ha avutocam- 
o di efercitarfi non meno della fua 
rudizione la pietà del fuo animo . 
/intero titolo di efie Prole è ’i fe¬ 
dente : Trofe /acre di Anton Maria 
.alvini, Lettore di lettere greche nel- 

Tomo XXVII. T lo 

(a) T.XXI.p.477. 
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lo Studio Fiorentino , e Accademica 
della Crufca . All' A. R. di Coftmo 
111. Granduca di Tofcana. In Firenze * 
nella flamperia di S. A. R. per Gip 
Gaetano Tartini , e Santi Franchi 
1716. in 4. pagg-^. fenza lepre- 
fazioni . Con l’occafione del doveri 
riferire quella bell’ Opera , l’Autor< 
di ella ha defiderato, e fatta inftan- 
za, che lì dovefle far noto , come- 
egli c venuto in chiaro , enervi diu 
1VONI , o IVI , del medefimono 
me , e della medefima nazione fran 
cefe j 1’uno Prete, Curiale » e Santo 

i.l’ altro Vefcovo lemplicemente, e- 
non Santo .* e nella lua Profa fopri 
Sant’Ivo , avvocato in Firenze de 
pupilli , e Santo del Magiftratto d 
quelli, confufo avere 1’ uno coll’ al 
tro, in occafione d’aver fatto per ui 
piccol nobil Fanciullo tumultuaria 
mente quel Difcorfo fopra le noti 
zie, che ebbe allora. Si ritratta per 
ciò in quel modo che può, pubbli 
camente > ftudiofiffìmo egli , quanti 
altri mai, della verità *, e ogni volt; 
che o da fc medefimo riconofcelfe, < 
da altri forte avvertito di limili sba 
glj, a quali èfoggetta la nollrauma 
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ìica , pronciflìmo a farlo palefe al 
}ubblico, perchè non retti da alcuna 
jpinione, che pota avere di lui, in¬ 
cannato > e ciò fa fu reiempio di 
iiomini chiaritimi, cheli fono ri dee- 
i j e i quali , come dice Celfo inu» 
iropofito d* Ippocrate , che conobbe 
in iuo sbaglio, quefto ufarono more 
nagnonm virorum , & fiduciam ma- 
\narum rerum haber.tium. Ed in vero 
:gli c molto più ragionevole , e de¬ 
rno di lode il confeflare P errore , 
;he il foftenerlo. 

Il P. Giangiufeppe Cremona , Che- 
rico Regolare delle Scuole Pie , ha 
predicato fovra i primi pulpiti delL* 
calia, e fempre, e da per tutto Ila 
[ottenuto il grido di etere uno de’ 
primi facri oratori, che in oggi fio- 
rifeano. Ciò fa, che fieno ricercati, 
; letti con curiofità e piacere i due 
tomi,che egli ha qui dati alle ftampe 
:ol citolo di Orazioni 'Panegiriche di 
un "Predicatore Italiano Cher. Reg. del • 
le Scuole Pie. In Firenze, nella flam- 
peria di Gmftppe Marmi, 1/16. tri 12, 
Il tornei, c pagg. 3fC* il ILc pagg. 
305. feriza le p tv fazioni . L’Autore 
gli dedica, l’uno al Sereni (fimo Sig, 

T 2 Prm- 
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Principe Antonio Farnefe *, e l’altro 
al Sig. Giambatifta Recanati, Genti¬ 
luomo Veneziano. 

Da Antonmaria Albizzini, noftro 
(lampatorefono,fiate pubblicate in_» 
proporzione di 12. le Toejie Tofcane 
di Curzio Tanucci , Accademico In¬ 
fecondo , dedicate al noftro Serenifli- 
mo Gio. Gallone , Gran Principe di 
Tofcana; il libro è di pagg.zro. 

Nella ftamperia diS. A. è fiato im- 
prefto un volume in 4. col titolo : 
Relazione delle diligente ufate con fe¬ 
lice fucceffonell' amo 1716. perdijlrug- 
gere le cavallette , le quali avevani 
ftranamente ingombrato una gran parti 
delle Maremme di Tifa , di Siena , di 
Volterra, e tutte le Campagne di T tom¬ 
bino , Scarlino, e Suvvereto: dipagg 
48. lenza le prefazioni. 

DI FOLIGNO. 

L’arrivo in quella città di Folignc 
della Signora D. Terefa Grillo Trin- 
tipcjfa Vaifilia è flato fefteggiato cor 
molto lplendore ed applaufo, per 1< 
Angolari condizioni, che rendono que¬ 
lla gran Dama ornamento del fuo fef 



Articolo XII. 4*7 
'0> e del noftro fecolo > e lìccome non 
■ l’ultima delle fue doti un grande e vi¬ 
vace ingegno , lìccome ne fanno fede i 
noi componimenti in profa ed in ver- 
b, per cui è fiata ricevuta anche nell’ 
Accademia degli Arcadi col nome di 
'rene TamiCia, così quella Accademia de’ 
\invigoriti ha voluto accrefcere a fe 
in gran fregio con Y acclamazione che 
le ha fatta nella fua Radunanza : il 
lual’ atto di amore e di flima è flato be- 
ìignamente gradito da lei.Si è fitta per¬ 
ento dagli (ledi Sigg. Rinvigoriti una 
bienne Accademia , dove oltre a mol¬ 
li componimenti poetici detti in enco- 
nio di elTa , fu recitata una elegante 
frazione dal Sig. Boccolini, Segreta- 
nò dell’Accademia j e di tutto (i è fatta 
lui l’impreflione con quello titolo: Ter 
' Acclamazione nell'<Accademìatde Rin¬ 
vigoriti di Foligno delillluftrifs.ed. Ec- 
:ellentifì.Sig.D. Terefa Grillo Trincipef- 
ra Tanfilia , fra gli Arcadi Irene Vanti¬ 
la , Orazione di Gio. Batifla Boccolini, 
Segretario dell' iflejfa Accademia, fra 
rii Arcadi Etolo Silienèo, detta dal me- 
ìefimoalla prefenza dell'Ecc.Sua il dì z. 
Dicembre 1715./» Foligno,per Tompeo 

T 3 Cam- 
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Campana, (lamp. pubblico, 1715. in 4* 

Pagg-fi¬ 
li Sig. Tagliar ini ha nobilmente im¬ 

piegato anch'egli il Tuo talento nella-, 
dichiarazione di un belliflimo Sonetto 
fatto dalla mcdefima Sig. PrincipelTaje 
l’ha data fuori con quello frontifpicio : 
Sopra il Sonetto O polente di fpeme , o 
dolce affetto, dell' llluflrifs. ed Eccel- 
lentifs.Sig.D.Terefa Grillo, ec. accla¬ 
matala gii vAccademici Rinvigoriti di 
Foligno, Lezione di Giuftiniano Paglia- 
rini, fra detti Accademici Rinvigori¬ 
ti l'Immaturo, dal medcfimo detta iru 
una Accademia fatta in detta città all’ 
Ecc. Sua il dì 26. Ottobre 1716. In Foli¬ 
gno preffo il Campana > 1716. in 4. pagg. 
24. 

DI GENOVA. 

Nel Tomo XVIII.del Giornale pag. 
278. é flato riferito il libro della Gala- 
tina letterata , compoflo dal P. Alef- 
fandro-Tommafo Arcudi, dell’ Ordine 
de’ Predicatori. A quello libro era ne- 
ceflfario, che l’Autore facefle l’Apolo¬ 
già, per vederlo in più capi, e da più 
penne impugnato. Cercò egli pertan¬ 

to 
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to di foddisfare a queft‘ obbligo con un’ 
iltr Opera, che porta il leguente tito¬ 
lo .* Le due Calatine difefe , il Libro , e 
la Patria , indiverfi Opufcoli, raccolti, 
? dati in luce dalSig Francefco Saverio 
Volante. Pugnandum ejì, non quia ve¬ 
lisi [ed quia bo(lis cogit. T. Li vius. In 
Genova, nella fìamp. di Ciò. Bat. Celle, 
i7if. in 8. pag. 169* 

DI LUCCA. 

Il noftro ftampatore Venturini ha_. 
ultimamente pubblicato da i fuoi tor- 
:hj un volume in 4. con quello titolo r 
Difefadel Dottor Vincenzo Renzoni , 
Medico di Vrato , dall' impropria cenfu- 
?a fattagli dal Sig. Dottor Bernardino 
Mariani, Medico in PiJìo]a •» la qual 
:enfura l’Autore della difela fic tirata 
iddofio per F ingenuo parere fopra un 
tnanolcritto, che il Sig.Mariani con- 
^ra un fuo Macftro compofe . L’Opera 
: dedicata al celebre Monfig. Lancili. 

Dalle fìampe de i Marefcandoli fta 
per ufeire una bell’Opera» che molto 
lluftrerà la lìoria letteraria» ed è la fe¬ 
dente : Memorie degli Scrittori e Lette¬ 
rati Lucchcft , raccolte da Alefiandro 

T 4 Pom- 
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Pompeo Berti, de Oberici Regolari del¬ 
la Madre di Dio , Tafìore Arcade, Ac¬ 
cademico Ofcuro , e dell'Anca. Il me 
rito dell’Autore è aifai noto , e Targo 
mento del libro è del tutto nuovo > e lo 
pra materia erudita , e curiofa : onde 
come è actefo con impazienza , cosi fa 
rà accolto conapplaufo. 

DI MILANO. 

Il Sig. Conte Canonico CaJligliont-> 
noftro Gentiluomo di fapere ornatifii 
mo, talché ha meritato di edere rice 
vitto in alcune delle più infigni Accade 
mie d’Italia , c.-principalmente in quel 
la della Crufca, e fra gli Arcadi, ha_ 
dato un nuovo luftro al fuo nome coi 
la pubblicazione del Tegnente libro: Do 
dici Conclufioni cnjliane, morali, legali 
e cavallerefcbe, fojìenute contro i van 
puntigli del volgo dalla comune dottrini 
degli [crittori dell Onore, e dedicate all 
A. S. di Francefco I. Duca FU. di Tarmi 
e di Tiacenza, ec. del Conte Canonia 
Giofeifo Antonio Ca Pigi ione . In Mila¬ 
no , per Marcantonio Tandolfo Malate- 
ftd>171 H»4-P2gg.46i- fenza le prefa¬ 
zioni. 

L‘ Anniversario della gloria celebrati 
da- 
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ìgVllluflrifs.Sigg.tAbbatì e Collegio de' 
igg. Conti e Cavalieri Giureconsulti per 
folenne ricevimento dell’ Eminentijf. 
ig. Cardinale Benedetto Erba Odefcalco, 
ircivcScovo di Milano, loro Collega. In 
Ulano} per Carlo Federico Gagliardi , 
715. in 4. pagg. 3 3. Queftadefcrizio- 
ec del celebre Sig. GiuSeppe Mntonio 
affi, Bibliotecario e Prefetto del Col- 
rgio Ambrogiano. Piacquegli intito¬ 
lila jinniverSario della Gloria, colli¬ 
dendoti appunto l’anno,che il Sig.Car- 
[inale Odefcalchi è flato aggregato da’ 
>jgg. Dottori al loro Collegio; e perchè 
[ueft’ onore cadde nel mefe di Settem- 
>re , chiamò a dar materia a’ componi- 
nenti,c vaghezza all’apparato i Giuo- 
hi Romani, detti Magni, (a) fo- 
iti cclebrarfi nello Beffo mefe ( b ), ne’ 
piali folevano precedere i più autore¬ 
voli per comando e per fennodella Re¬ 
pubblica, feguendo pofcia la gioventù 
più fiorita >e in fine fi coronavano! v in¬ 
fiori ( c ). A fomigliànza di queffaan- 
niverfariafplennità miravaofi efpofte 
in fronte à’ due portici, che fono avan- 

T f ti 
(a ) Hadrietn.Jtiv.lib. Fajtor « ’ Septemv. 
t,b ) Sibrand. 5ucama Commentar. in Enfi* 

Calend, Rotutiri.c.XV- 

(c ) Dionyf. HalkarnnJS>libVlU 
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ti alle due valle fale del Collegio, undi 
ci medaglie, cinque delle quali rappre 
fentavanonel primo portico in altret 
tanti ritratti i Prelati più riguardevol 
delle due famiglie Erba e Odefcalchi 
precedendo a tutti il grande Innocen 
zio XI. Nel fecondo portico in vece, 
della gioventù Romana vedcanfi in cin 
que ritratti i volti de’cinque digniflìm 
fratelli di S. Em.e tutto quello nobile, 
drappello formava un* equipaggio già 
riolo all’ Eminentifs. Arcivefcovo ri 
tratto in un medaglione fu la porta. 
dell’Aula. In vece poi degli Atleti, 
degli altri Giocatori furono introdott 
le note virtù di S. Em. che venivano co 
ronate con pompa di pubblica lode ; 
perciò nel vano degli archi {lavano di 
pince dieci corone d’erbe diverfe, fe 
condoTufo antico della Grecia, e d 
Roma, e di quelle alfegnolfene una pe: 
ciafcheduna virtù . Il tutto era dichia 
rato da infcrizioni,motti, edepigranv 
mi', e ci vorrebbe un’Articolo a part< 
per deferìverne tutto l’apparato. Ne, 
fine della deferizione leggefi la docta- 
orazione latina, recitata in tale occa- 
(ione dal Sig. Luigi *4liprandi, Dottore 
Collegato a e Canonico allora della Ba- 

fili- 
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lica di San Lorenzo, al prefente di 
.iella di San Nazzaro . 
Il detto folenne ingreflb con tutti gli 

iparati, ed infcrizioni, è fiato defcrit- 
1 dal Sig.Dottor Meda, Segretario del- 
Città , e Provincia Milanefe, con 
.ìefìo titolo : Mmoris triumphus iru 
tediolanenfi Metropoli Eminentiff. <Ar- 
nepifcopum D. Z>. Benedici uni Herbam 
defcalaim X1K Cai Sept. MDCCXIK 
ontifìcale folium capeffentemfolemniter 
xipiente. 'Harrabat dìcans opufculum 
lujirijfimis DD, 'Urbis Trafefto > & 
X. Decurìonìbus inclyta e]ufd.Civitatis 
rque univerfa Trovinola a Secretis J. 
,]o. Auguftinus Meda.Mediolani,in cu¬ 
ci Regia, typis Marci ùntomi Tan- 
dphi Malatefl*, 171^. in 4-pagg. 104. 
:nza le prefazioni di pagg. XX. 

La nobiliflìma ed antichitfìma Cafa 
Ircbinta è Tempre fiorita d’uomini let¬ 
tati ; e per non parlare de’ tempi da 
oi lontani, ad ognuno è nota la pro- 
jnda e foda dottrina, che oltreaìla_» 
erizia di molte lingue, poffedeva in 
gni fcienza, e fino nella Teologia , il 
ig. Senatore Conte Filippo JLrcbinto , 
ltimamente defunto. Égli ha lafciati 
lcunimflf. di diverfe materie, ma per 

T 6 lo 
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lo più legali, chemeriterebbono laJ 
pubblica luce. Digniflìmi figliuoli di 
sì gran padre fono Monfig. Girolamo 3 
Arcivefcovo di Tarfo, Nunzio inCo- 
Ionia, e ’1 Sig. Conte Carlo, amenduc 
forniti di mafiìccia e varia letteratura . 
avendo il fecondo con immenfa fpefa 
radunata unafcelra e rara libreria*, ec 
acciocché la pofterità feguiti forme 
fue, e degli, infigni antenati, non tra- 
lafcia di far infiruire i fuoi figliuoli, de 
quali ne ha molti, da ottimi maefiri,ef 
fendoi due primi appoefib-il detto Pre- 
latolor zio in Colonia, ed il terzoge¬ 
nito fotto la favia direzionedel P .Conti 
C. R. Somafco > il quale per inftrnzio- 
ne del medefimo ha pubblicata la Te¬ 
gnente Opera molto fìimata: Della. 
Convcrfazione, avvertimenti civili t 
morali, dati privatamente al giovaniL; 
Sig. Conte D. Ciufeppe jirchimo dal T. 
D. Giufeppe Maria Conti C. R. S. dedi¬ 
cati al Sig. MarchefeD. Giulio Antonio 
Lutino. In Milano, preilo il fuddetto 
Malatefta, 1715.1» 12. pagg.ifT Non 
fi dee qui tacere , che ii detto oif.Conte 
D. Gtufeppe vdt chinilo, benché aùai gio¬ 
vanetto , ha fatto tanto profitto ferrosi 
dottomaefìro , che già fi cedono alla 

- 0 ~ il!- 
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ice alcune fuegentili e fpiritofepoefie, 
aa lenza il tuo nome. li medefimo P. 
'oriti diede anche al ie fiampe del 165?4. 
n MilanoapprefloCarlantonio Mala- 
eftainS. la Ouijìione della Felicità , 
ledicataal Pontefice Innocenzio XII. di 
elice memoria. 

E per far vedere, chela dettaCafa 
lon iolamente in dottrina , ma anche-» 
n fantità di vita fiorilce, flccome fem¬ 
ore è fiorita -, c fiata defcritta dal P. 
Bertarelli > della Comp. di Gesù, la fe. 
lice morte della Sig. Contefla Francefca 
/ircbinta Trotti, figliuola del mento¬ 
vato Sig. Conte Carlo,e moglie del Sig. 
Conte Giambatifta Trotti, Cavaliere 
preftantifiimoje quefìo n’è il titolo: Let¬ 
tere d'informazione fopra la morte della 
Sig. Contefla D. Francefca Jlrchintd-» 
Trotti fegnita a113. Mpr.ijió.In Mi¬ 
lano > nelle jlampe di Francefco tAgnelli, 
iyi6.in 1 1. P3gg*i5>. 

Ha grande fiima appreflo molti il 
Qua.ejimdc del P. Don Romolo Belli , 
^pigiavo j Ch. Reg. di S. Taolo Barna¬ 
bita. In Milano,per Ciuf. Tandolfo Ma- 
latcfia, 1715. i« 4- Pagg*f8f- 

La Religione Barnabita ha ricevuta 
una grave percoiia nella perdita del P. 
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D. Gregorio Rofignoli, feguita li i o.Lu- 
glio 171 f. in età d’anni 77. La Tua pa¬ 
tria fu Borgornainero , terra infignedi 
Novara. Erano fuoi fratelli i Padri 
Carlo Gregorio , e Spirito-Francefco 
Rofignoli, lodatiflìmi Sacerdoti defun¬ 
ti dellaComp»di Gesù, il primo de* 
quali è celebre per le molte Opere da 
lui pubblicate. Ebbe D. Gregorio nel¬ 
la Religione per fuoi maeftri in Fi- 
lofofia e teologia uomini eccellenti, 
fra’quali il P. D. jacopantonio Mori- 
gia , Vefcovodi San Miniato, indi Ar¬ 
ci vefcovo di Firenze,e Cardinale, ed 
in fine Vefcovo di Pavia, ultimamente 
defunto. I fuoi ftudj più geniali furo¬ 
no la morale, i canoni , e le leggi . 
Molti fono i volumi per lo più de i 
Contratti, da lui Rampati,de’qnali fe 
ne ha notizia nel Mufeo 'Hpvarefe del 
Sig. Dottor Cotta -, e altri ne lafciò da 
Rampare. 

Sono comparfe alla luce alcune De- 
fcrizioni delle pubbliche Fede con varj 
componimenti poetici, fatte in occa- 
fione della Nalcita del Serenifs. Arcidu¬ 
ca Leopoldo d’Auftria, Primogenito di 
S.M.C. Le principali fono le feguenti : 

i. IlTrtonfo della Primavera. Fejla 
di 
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ii Fuochi per la Ffafcita del Sereni (fimo 
Arciduca Leopoldo Vrincipe delle Afìu- 
rie,difpofla in tre Macchine nella Tiaz- 
za dA Re al Caflello di Milano, d’ordine 
di Sua Eccellenza il Sig. Marefciallo D. 
Francefco Colmcnero, Conte de Valderis, 
Configliel o di Stato di S.M. C,C. Caflel- 
lano del fuddetto Regio Caflello ec.In Mi¬ 
lano nella ftampa di Giuseppe Tandolfo 
Malatefta}\716. in 8. pagg. 40. con le-» 
figure in rame delle tre macchine de’ 
fuochi artificiati, e delle fontane d’ac¬ 
quavite^ di vino, che colarono in tal’ 
occafioneal popolo. Quella Definizio¬ 
ne è deH’eruditifiimo PXeva Gefuita , 
nel fine vi lonodiverfi componimenti 
poetici alludenti alle dette macchine, 
e in lode del Sig. Marefciallo Colmene¬ 
ro, di diverfi, la maggior parte Pallori 
Arcadi della Colonia Milanefe. 

i. Voti, e Fefte dell'Imperiale, e Re¬ 
gio Capitolo di s. Maria della Scala di 
Milano per la Ffafcita di Leopoldo Arci¬ 
duca d' AufìriaTrìncipe delle Aflurie , 
Alle Imperiali e Regie Dignità, e Cano¬ 
nici delloflefjo wfigne Capitolo. Jn Mila- 
no nella flampa di Francefco Vignone, e 
Fratelli, 1716. in 4. pagg. 36. Quefta-. 
Deicrizàone è parto dei Sig. Girolamo 

Bar- 
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Earrizzaldiy di Triviglio,Canonico, di 
S.Maria,Pedone di quefta città,ficcome 
fua anche è l’erudita Orazione Campa¬ 
ta in fine, ed in tal’ occafione recitata . 

3. Dichiarazione dellafontnofa Mac¬ 
china eretta per Fefla di fuochi, e Spoft* 
zione del falerni e apparato fatto nella-» 
Ghie fa del Carmine per ordine della Re¬ 
gia città di Vaivi a nella J^afcita del Se¬ 
reniamo Arciduca Leopoldo Principe 
delle A fi urie y ec. In Milano nella Jlampa 
di GìufeppeVandolfoMalatefla,i716. in 
4.pagg-7°. con la figura In rame della 
grandiofa macchina de’ fuochi, com- 
prefevi alcunedotte compofizioni poe¬ 
tiche di diverfi , e l’erudita Orazione 
recitata in tal funzione dal P. M. Elia 
Ballarmi, Dottore Collegiato di Sacra 
Teologia, e primo Definitore de’Car¬ 
melitani di Lombardia : la detta Di- 
chiara%ioné però è della penna felice 
del P» Altogrado y Lucchefe , Maeftro 
di Rettorjca nd Collegio della Com¬ 
pagnia di Cesi in Pavia : ma la prima 
Idea, e le ifcrizioni della Macchina ? 
e-del l’Apparato tòno del docttilimo P. 
Saccherio, ancor egli Gefuita,e Letto¬ 
re di Mattcmacicanella Reale Clniver- 
ficàdì Pavia. 
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4. Si è fìampata anche dal detto 

Malatefìa la Deferitone della Macchina 
de’fu oc hi col fuo intaglio in rame , e 
delle Felle fatte da quella Città in tal 
Nafiita , ed è del detto P;Ceva\ ma pei* 
qualche inforca differenza n’è fiata lof- 
pefa la dillribuzione : lì darà però al¬ 
la luce , quando vi fi lìamperà unita¬ 
mente F Orazione detta in tal’ occalìo- 
ne dalSig. Boara, Sacerdote della Con¬ 
gregazione degli Oblati. Alla detta-» 
Defcrizione fi è anche aggiunta VMcca- 
demia de’Pallori Arcadi della Colonia 
Milanefe , radunatifi la trafrorfa fiate 
per celebrare tal Nafcita nel Giardino 
del S. Mar chef e di Santa Criflina, uno de’ 
maggiori Letterati di quella Città , Ja 
quale riportò un’applaulo univeriale , 
e fe n’aipettacongrandiflìmaanlìetàla 
pubblicazione. 

Quali tutte poi le Felle fatte per 
tal fine in quella Città con molte Ifcri- 
zioni,e compolìzioni poetiche , che li 
vedeano diiperfe in foglj volanti, fono 
{late deferitte, e raccolte dal diligentif- 
fimo Sig. Alfiere Taraini con quello 
pompofo titolo:/ Rimbombi gloriofi del 
buon Genio Mufìriaco , 0 pano i felici 
Trefagi nella T{afcita di Leopoldo <Ar- 

ci- 
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ta all'ut* S. di Francefco I. Duca di Par 
ma, "Piacenza , e Ca(ìro,ec. In Milan 
per Marc ^Antonio Pandolfo Malatefia 
1716. in 4. pagg. 4f f. Il P. Muti, che 
Veneziano , è d ingegno così felice , 
fecondo, che finora ha pubblicaci col. 
le ftampe 24. comi di macerie diverfe 
ma per lo più accademiche > e era el 
due Quarefimali, ed ha in pronco a. 
dar alle ftampe anche altri comi ; ed 
tutti fe ne legge un catalogo nell’accen 
nato libro. 

Il P. Mjf'aitati, Autore de’Fiori Ifio 
rici mentovati nel tom.VjLIi. de! Gioì 
naie, ha dato in quell’Anno due Oper 
alla luce,delle quali eccone i titoli. Me 
moriah Catechijìico efpojio alle ReligìoJ 
C lavorali di qualunque Ordine dal ‘P. F 
Antonio Maria Afflimi ,d’ Albogajìo 
Cappuccino della Provincia di Milano 
Opera profittevole alle perfone ReligioJ 
dell'uno, e dell'altrofejjo, e comoda a 
Confeffori di Monache. In Milano, nell 
llampa di Qiufeppe Pandolfo Malatefia 
1716. in 4.pag. 44S.fenza la prefazioni 
e un indice. Quello Memoriale contie 
ne mol ti filma erudizione, efi'endofon 
dato fu’facri Canoni , Conci!) , De 
cren di Congregazioni, SS. Padri, e< 

Au- 



Articolo XII. 4?5 
utori claflìci. 

' Il Patriarca Davidico /piegato nella 
'ita , c Santità eminente di S.Giuseppe 
<ofo di Maria fempre Vergine, ed e/po- 
o in cinque libri dal T.F. Antonio Ma¬ 
ia Affocati, d\AlbogafiOy Cappuccino 
ellaVrovincia di Milano . In Milano, 
£*r Francefco .Agnelli, 1716. >» 8. pagg. 
08. fenza la prefazione. 

Domenico Bellagatta ha qui riftam- 
ate le ftimatiflime Tredicbe del P. 
Giacinto Totiti, Agoftiniano, in queft’ 
inno 1716. nell’iftelfa forma ? con cui 
ui furono Itampate dal Corona i 
^dova. 

DI M O D A N A. 
Da qualche tempo fi è principiato 

, porre in quefta città di Modana fotto 
I torchio la parte I. delle Antichità 
iftenft ed Italiane, nella quale fitrat- 
erà dell'origine, antichità , c dira- 
nazione della cafa d’Efte nella Reale-* 
:d Elettorale cafa di Brunfuic e Lune- 
>urgo, ora regnante anche in Inghil- 
erra *, e nella cala de’ Marchefi d’Efte, 
Plichi di Modana, ec.Si addurranno 
per diftefo le prove, eidocumenti , 
[peccanti a tale argomento. Ha mol- 
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totempo, che il chiariamoSig.Mu 
ratori, Autore di quefta grand’Opera 
fìa faticando intorno alla prima Part 
di efla, per meglio fervire alia verità 
E perciocché ha per alcuni anni avuti 
la fortuna di vifitare in perfona moltil 
fimi archivj d’Italia, e fatta raccolc 
grande di memorie de’fecoli di mezzo 
c fuodifegno di dar fuori i fuddetc 
documenti, e di formarne una fecondi 
Parte,perillufìrare h prima, e inlìe 
me dilucidare l’erudizione di que’tem- 
pitenebrolì. Il merito dell’Autore, i 
dell’Opera obbliga a farne precorrere, 
al pubblico la notizia. 

DI NAPOLI. 

Chi pende dalle altrui relazioni, i 
fpeflb foggetto ad edere ingannato , i 
a ingannarli. Tanto è occorfo anchi 
a noi nel riferire, che abbiamo fata 
ne! tomo antecedente ( a ) tra le novel 
ledi Napoli , una lettera delSig.^go 

fiino siriani contra iJ Sig. Monforte, < 
un opufcolo del Sig. Giacinto di Crifio 
foro centra il {movo metodo del Sig 
Doria. Il vero lì è , che quello che. 
riguarda la Lettera del Sig. siriani , 

que- 
( a ) pag. 463. 
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nella non è fiata veduta nè in Vene- 
ia , nè in Napoli-, onde finora non_» 
bbiamo altra contezza della fua pub- 
licazione, fe non quella , che ne è 
tatacomunicata da un noftro corrifpò- 
,ente , fondata fopra un falfo rumo- 
e, che fe n’era fparfo, da lui credu- 
o per vero. Ma quanto all* opufculo 
lelSig. Giacinto di Crifloforo > polliamo 
ili curare il Pubblico, che quello Si¬ 
gnore non fi èmaipenfatodifcrivere 
os alcuna contra il libro del Sig. Doria: 
anto è lontano dal vero, che niente 
li fuo fia fiato ftampato fopra quella 
maceria. 

Una gentile accufa data al medefimo 
!ig. Doria dalla Signora D. turelia d.’ 
l(ie, Duchefla di Limatola, Dama-» 
[uanto nobile per natali, tanto diftin- 
1 per le rare doti, che adornano l’ani- 
ao di lei, accompagnato da una fu- 
>limc conofcenza della metafilica , e d* 
ltre fcienze, ha obbligato elfo Sig. 
ìoria a fìendere ed a pubblicare alcu- 
ii tuoi dotti non meno , che eleganti 
{azionamenti. L’accufa fu che il Sig. 
ìona nel iuo libro della l'ita civile 
tvelle rapprelcntace le donne , quali 
:on idea di vili ierve : e benché allora 
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egli a tutto fuo poter? cercafle di di¬ 
fenderli appretto di lei da una tale ac¬ 
cula , vedendo però , eh? ella e {otte¬ 
neva il contrario , e faceva fembiante 
di non ammetter per vere le fue ragioni; 
determinò di foddisfarla più fedamen¬ 
te , liccome fece, coi libro feguente : 
Ragionamenti di Paol-Mattia Doria , 
indirizzati alla Signora D. yiurelia d' 
EftftDucbejJ'adiLimatola.ne'qualifi di- 
tnoftra la dorma, in quafi che tutte le vir¬ 
tù più grandi , non ejfere all uomo infe¬ 
riore.In Franeforti 1716.in t i.pag.4 f 4. 
fenza la prefazione . Moiri Scrittori 
hanno parlato dell eccellenza e dignità 
del Tetto femminile > ma il noftro Au¬ 
tore è proceduto per una ftrada molto 
dagli altri diverfa, e affai più ingegno- 
la e lodevole > poiché egli ha trattato 
quello {oggetto, nè come femplice ilio* 
ria, nè come accademico , ma con efa- 
minarlo da’fuoi principj, e con lode 
ragioni ingegnandoli didimofìrarlo. 

IlSig. Dottor 'Paolo Bonelli avendo 
propofto un quelito mattematicoal Si¬ 
gnor Agoftino Ariani c ftato dopo 
qualche tempo fciolto il medefimo dal 
Sig.D. Lorenzo Belar de. Luogotenen¬ 
te Colonnello di S. M. Cef. in una dot- 

tini- 
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iltìma lettera, dove con molta efat- 
;zza ha loddisfatto allo fìeflbquefito, 
l'ha dedicato a Monfig. D.Vincenzio 
^idania,Cappellano maggiore del Re¬ 
no , e Prefetto degli ltudj. Alla me- 
.efima lettera ha ioggiunta il Sig. Be- 
irde la loluzionc di un’altro problema, 
>ropoftogli da un Gefuita Spagnuolo. 

11 Sig. Bafilio Gianelli, Avvocato no- 
tro Napoletano, e Accademico Arcade 
ol nome di Cromeno, di cui abbiamo 
Ile (lampe un. volume in 4. 4i poefie 
olgari, e latine, ealtrecofe, è (lato 
flafiìnato da un fuo cameriere la notte 
lei 13. GiugnopaflTato.il fine fu di ru¬ 
barlo . Egli mandati gli altri fuoi fer- 
idoria vedere i lumi, che fi faceano 
ierla nafcitadel poi defunto Arciduca, 
ra folo rimafio in cafa con eflo, e Tipo- 
ava fui letto con un libricciuolo nelle 
nani. Sopravifle dieci giorni alle mol- 
e percalle , che ricevè in ,una delle 
empie con un martello. Stava nell’ 
uige della fu a fortu UA^ied era proba- 
>ile , che quanto prima egli folte ono- 
ato delle toga di Configliere , 

DI PADOVA. 

v4d Tbilofophiam 0 ratto Jacobi Faccio- 
Tmo XXVll V la- 
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lati profolemni fludiorum inftauration 
Seminarii Tatavini, edita jufiu & au 
fpiciis Eminentifs. ac Tev.Georgii Care 
Cornelii Epifc.Tatavini. Tataviiyexty 
pograpbia Seminarii, apud Jo. Manfrè 
1716. in 8. pagg. 3 3. L’argomento d 
quefta belliflìma Orazione del noftn 
Sig. Dottor Facciolati è pellegrino 1 
giudiciofojcome tutte le cofe che efeo 
no dalla penna di lui. PremeflTo un be 
luogo di Luciano,toltodall’opufcolo di 
feftis,prova egli non doverli infegnare- 
a’ giovani principianti altra filofofia 
che la {lorica . Il fapere a fondo tutti 
fiftemijde’filofofì antichi non è cofa d 
pochi anni ; ma l’averne una {lorica «)• 
nofeenza c cofa di non molto tempo < 
fatica. TommafoStanley, letterato In< 
glefe di quelli ultimi tepi,ne ha riftret 
ta la lloria in uno non ifmoderato volu- 
me,c tale,che non ha có che fpaventan 
cd opprimere la capacitarla memoria 
degli ftudiofi di eflb.Leva egli adunque 
conia prefazionequefta prima teman- 
za, che può entrar nell’animo di chi 
legge l’argomento dell’Orazione > e poi 
con l’Orazione medefima efpone le ra¬ 
gioninoti le quali egli cerca di perva¬ 
derlo, Generalmente parlando, il pen- 
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iero è utiliflìmo. La conofcenza della 
loria filofofica può giovar molto e a 
hi vuol profetare un sì fatto ftudio,e a 
hi defidera di penetrare ava ti nell’eru- 
ita antichità,e in qualfi voglia fcienza. 

Con quanto applaufo ha flato rice- 
utoda’Letterati il Tratt. de Tlmrìtì- 
Matto dal Sig. Verna, e ftampato in 
inezia, non v’ha chi noi fappia : laon- 
[e giudichiamo, che farà egualmente 
pplaudito il feguentc del medefimo 
^utore,ufcitodi frefeo da i torchj del 
ìcminario: Jo.Baptiftar Verna/Patritii 
’.an riamiìfis>ac S.R. I. Equitis -,ec. prin- 
eps mtdìcammum pblebotomia. Tra- 
latus alter in tres partes comprebenfus, 
'ixta Hippocratis mententi, & receutio- 
itm tbefes, adpraxim medicam quoque 
'immopere neceffarius. La ftrana libertà 
i alcuni, che con tanta pompa hanno 
:ricto contra la cavata di fangue in sa¬ 
io pregiudicio degl’ infermi, ha dato 
iufto motivo d’impiegar la liia pena a 

ueflolodevolitIjmoAutore:ondefperia, 
10,che fia per eflere molto gradita que* 
;’Opera per l’uri le,e follievo,che è per 
pportare agl’infermi, i quali debbono 
ifanarfi co’rimedj, non con le parole , 
ccome fcrifle un gran Savio. 

V z D 
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DI PERUGIA. 

Tutto ciò che feri ve ilnoftroSig.Ca- 
nonico Giamaangelo Guidarclli, o Ila in 
profa,o fia in verfo, è molto eccellente , 
Ecco un'Orazione latina di lui ultima¬ 
mente ftampata . In funere Sigifmundi 
Cbriftopbori Comitis ab Hcrberftem^Epi- 
/copi Labacenfis,S.R.LTrincipis, Oratio, 
Terufix habita in Tempio auguftijjìmo D. 
Tetri Cafinéjiu J dibus fextìlMDCCXVL 
Terufix.apud Conftantinum lmprejs. Ca- 
Tfier.iy i ó.mfol.pagg.S Ella è dedicata 
dal Sig. Gianfederigo de Fieramonti al 
Sig.Conte Leopoldo d’Erberftein, fra¬ 
tello deU’illuftre defunto i e in quella-, 
dedicazione vien lodato anche il Sig. 
Guidar Alighe, è Canonico della Balìlica 
Laurenziana,e ProfelTore di Morale, e 
di Rettorica nella Univerfìtà di Peru¬ 
gia. 

DI P E S A A O. 

E flato comunemente approvatoda* 
Theologi ropufcolojchefegue.* De cow- 
trattu trium contra£iuum , per quem ]u- 
ftificatur contrattus, quo, ex eredita ad 
certum tempus pecunia, & ìpfa tuta & 
lucrum certum bqbetur. Quxjiio, in qua 
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hmjìus, & ufurarius probatar talis con• 
tra&us. Ter J. T. C. Tresbyterum Ora- 
tórli Setiogailienfis S. Thilippi ‘ì^erii.Ti- 
f'duri, typis Gavellis, 1715. Infoi pagg. 
zi. L’Autore ha voluto modeftamente 
celare il fuo nome in vita > ma efl'endo 
egli ad altra vita con Tanta morte paf- 
Tato li 2. Settembre 17 lineila città di 
Sinigaglia, egli è ragionevole, chela 
modefìia di lui non fia dipregiudicio 
alla fu3 gloria anche dopo morte * Fu 
egli pertanto il P. Giampietro Carrara> 
Bergamafco, Prete della Congregazio¬ 
ne di San Filippo Neri, e uno de’quat- 
tro Fondatori della medefima Congre¬ 
gazione nella città fopradetta di Sini- 
gagliajdov’egli (lette per Io fpazio di 
anni 2.6.GH fu data quivi onorevole fe- 
poltura con unadecorofa infcrizionc, 
:he farà perpetuo teftimonio del meri- 
:o di lui3e della (lima , che ne facevano 
: la fua Congregazione, e tutta la città 
li Sinigaglia. 

DI RAVENNA. 

La morte dei Sig.Francefco Petratti, 
srimo Medico falariato di quella città, 
> feguila qui alle due della notte li 15?. 
Novembre del prefente anno 171 6.con 

V 3 dan~ 
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«tanno della repubblica letteraria, me-p 
tre metteva in ordine varie Opere pei,, 
la Stampa. Poffiamo adeflb manifestare ; 
cflerlui flato l’ Autore dell’ .Anatomia», 
deliziequaj\ cui nome ne’paflati Gior [ 
nali non fi c palefato, cosi avendo efifcr 
defiderato 9 attefochè tutta quella imq 
menfa fatica era fiata fatta da lui, e dar 
due fuoi compagni con incredibile dif-1 
pendio, ad oggetto di condurre a finct 
la grand’Opera del tanto invano fofpi-, 
rato Lapis filofofico,al quale.fino a tan¬ 
to che durerà il mondo, molti afpirc-? 
ranno,e niunogiugnerà forfè giammai. 
La lettera, che ènei fine , del luddettC| 
Trattato,era indirittaal Sig. Vallifnic-, 
ri , a cui quel Signore prometteva di, 
portarfi a Padova, per manifestargli' 
tutto il fegreto, che è morto col lue 
dottiamo Autore>. 

DI ROMA. 
t 

A i 16. Luglio paSTato la letteratura 
italiana fece una gran perdita nella mor¬ 
te del Sig. Cavalier Taolo-Alef^andrò 
Maffei, molto illuftre e famofoper le_> 
varie Opere d’antichità da lui mefle al¬ 
le Aampe.Stava attualmente impiegato 
in deferivere la Vita della Venerabile^ 

Trin- 
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riiicìpefla C(immilla Orfini Borghefe,dl- 
dì Monaca dell’ Ordine dell’Annun- 
ata,chiariffima in virtù ftraordinarie# 
er le quali fi fono incamminati i Pro- 
rifi della fua Beatificazione. E (Tendo ri¬ 
atta imperfetta quefta nobililfima-. 
>pera,Monfignor Fontanim,a richieda 
i gran perfonaggj, ne ha prefo l’aflun- 
) della continuazione,e del compimen- 
d ; e fi va attualmente Rampando dal 
inomatoGonzaga . In altro Giornale-» 
aremo l’elogio a diftefo di efifo Cavalier 
iaffei. 

E finalmente ufcito alla luce il libro 
rimo Arcadicorum d?l Sig. Abate Lio- 
ir do Adami, mentovàto nel tomo XX. 
ag.4^.E fcritto con haolta elegaa?à,e 
Dn fingolare erudizione.V i s’illuftrano* 
ìolti luoghi di Scrittori greci e latini > 
vi fi dà compiutamente la genealogia, 
la ferie di tutti i Re dell’Arcadia da-, 
elafgofinoad Ariftocrate perlofpa- 
io di t?40.annije infieme la notizia dei- 
; cofe più infigni fpettanti all’Arcadia 
a qnetto tempo avvenute. 11 libro c 
agg.zzS.fenza le prefazioni^ gl’indicf- 

Anche il Sig. Canonico Crefcimbeni 
a pubblicato un nuovo libro, che mc- 
itad’effer riferito, col titolo di Memo- 

V 4 rie 
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rie Ijìoriche della miracolosa immagine d 
Santa Maria delle Grazie , ec.Roma pe, 
»Antonio de’Roffì, 1716. in 8. 

Non cócécoil doctiffimo Monfig.Za» 
tiCi di avere già (cricco fopra ii male có 
tagiofo de’ca valli, e de’buoi, fta prefen- 
teméce raccogliendo cucco 1 ’ortervato,e 
decto,cucce le provvifioni sì fpirituali, 
che cemporali facce dal Sommo regnan¬ 
te Pontefice,e quanto di più rimarcabi¬ 
le deeeonfiderarfi , e praticarli in fimi! 
calamità per beneficio de’pofteri. Con 
cioffiachè , fe anche noi avefiimo riero 
vate chiare memorie, e diligenti orter 
vazioni ne’noftri vecchj, faremmo for 
fe fiati più fortunati in medicare un_ 
male,del quale, per negligenza de’ Me¬ 
dici partati, eravamo quali affatto alle 
fcuro.Jo.Marix Lancifii}aSccretiori Ch> 
biado,& „4rc hiatri Tontifirii,Differta- 
tiohìflorica de bovilla pefte 3ex Campa■ 
ìlice finibus anno MDCCXI1L Latio im- 
portata : dequeprafidiìs per SS. Tatrem 
CJLEMENTEM Xl.T.M. ad averteli- 
dam aeris labem, & annona carieatem 
opportune adhibitis . Cui accedit Con- 
filium deequorum epidemia, quceliarn e 
graffata eft anno MDCCXII.B.omce,ex ty- 
pograpbia Jq. Maria Salvioni>i 716. in 4. 

Il 
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Il Gonzaga flampatore ha Torto il 

irchio un’altra Opera,compofta dal P* 
l.Giacinto jimat de Graw/o», dell’or¬ 
be de’ Predicatori, e Teologo Cafana- 
nfe, la quale ha per titolo : Hifloria 
cclefìaftica variis colloqmis digeftsL, , 
'ri prò Tbeologì# candidatis rcs pracì- 
•i&.non folum ad Hijivriarnjed etiam ad 
ogmata, Criticane, Chronologiam, & 
cclefue difciplinam peninentes,per bre. 
es mtcrrogationes, & refponfionesper- 
nnguntur, & in preclaro ordine collo- 
intur. Ella Tara divila in più tomi in 
ttavo : e io Stampatore desiderando di 
xldisfareal Pubblico , li metteràaila, 
ice a tomo per tomo j ma perchè non 
uo?e, che l’Opera gli rimanga imper¬ 
ata , efibiTee di dare il primo tomo a 
uelli che nello ftefifo tempo pagh.eran- 
0 anche il Tecondo , e così riTpetti va¬ 
iente degliaitri, fioche averanno poi V 
Itimo Tenz’altro pagamento;e di più (1 
fibifee di darli qui in Roma , slegati ad 
n Teltone per tomo : al qual prezzo 
ion li darà certamente , finita che fia la 
tampa di tutta l’Opera, 

Comunichiamoal Pubblico il fron** 
ifpicio di un’ Opera, che fi fta impri- 
nendo per Giorgio Placo in due tomi 

V t in f 



46<> Giorn. dr' Lbttbr/.ti 
in foglio : Ratìonale Romani Tontificis 
gemmisftu librisXII. dijlinfium. Ini 
agitur de Trimatu Vetri, & Momrcbu 
Eccleftajìica. In li de fuccefjione Roman 
Tonti/, e'iufqueperpetuitateJn HI. de au 
fiori tate & \unfdi filone ejufd. & ai 
eum appellatìombus.In IF. de notis Eccl 
Romana, & Tapatus. In F.de Tapa, & 
Regibus.In FI. de Tapa, & Concilio. h 
FU. de sudice controverfiarum> & infai- 
abilitate Tapa in quaflionibus fjuris. In 
FUI. de sudicio Tapa in quaflionibus fa- 

. fii.ln IX. De dominio temporali Tapa. In 
X.depotevate Tapa circa ea qua funt ju- 
ris naturalità divini, & Immani in com• 
munii& in particulari. In XI. de mutuo 
bonore, & Militate inter Tapam , & 
omnia Imperiai Regna.ln XII. de reli- 
quisfpefiantibus ad Tapam.Cum XII,li- 
bris C ritic e s, & examinis dofirinarunt 
in bacrejum vitis ufiorum , quifcri- 
pferepro Tapa, & contra Tapam , cum. 
Xll. apologiis fa fii,& prima erit D. Te¬ 
tri ob reverentiam nominis Unici , & 
Singularìs , & XI. Clementum non de- 
generum. Opus omninonovum ,fed colli- 
gensfere omnia , quad/fia funt in hoc 
tnateria}tbeolcgicum, hiftoricum, & ca- 
ncnicum, innumeras alias quafliones in¬ 

veli 
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ìlvsnsy & numerofiffimos libro s confa- 
ns . Dicatum feliciter regnanti CLE- 
ENTI XI. Duobus Tomis diverfa 
inino materia,& quintuplici indice co- 
fum. Ruttore Joanne Bernardo Eoz- 
ilo, Genuenft) CÌer.Reg. Somafco, Sac. 
beol. Lettore in Collegio dementino de 
rbe. 

DI VENEZIA. 

Dalle ftampedi Sebaftiano*CoIeti fo- 
> ufeite in forma di un ottavo grande 
Toefie italiane di Rimatrici viventi , 
ccolteda Telette Ciparittìano, Taflo- 
àrcade.pagg.2óp. fenza la prefazio- 

:,un’indice delle Rime, e delle Rima- 
ici,e un Sonetto all’Italia di etto Te¬ 
tte A chi ha letto il II. to- 
,0 delle Rime degli Arcadi, fìampate 
jeft’anno in Roma, c facile il fapere , 
fere diftinto con quefto nome il Sig. 
lambatifta Recanati, Gentiluomo di 
jetta Città e Repubblica, mentre nel- 
tavola de’fuoi componimenti poetici 
uivi ftampatiegline vien palefato . 
lue motivi lo indutteroa fare,eapub- 
licare quefta Raccolta. Il primo deri- 
ò da un motto piccante di un erudito 
ltramontano,che parlando delle donne 

V 6 di 



463 Giorn. db’ Letterati 

di Francia ebbe a dire, che quelle {In¬ 
diano di molto , là dove quelle d’Itaii; 
non fanno levarli da i loro femminili 
elercizj. Quindi volle il Sig. Recanati 
farea lui veramente toccar con mano 
che gli ftranieri, ove parlano degl’ Ita. 
ìiani,non parlano le non a cafone gli fe¬ 

ce vedere ben trentaquattro Rimatrici 
tutte 'viventi, per non toglierne in pre- 
Rito da i fecoli andati. Chi darà un’oc, 
chiara alia prefazione dell’Opera, ve¬ 
drà,com’egli faccia 1’apologia alla no- 
itra Italia, e comprenderà , ove vadane 
a colpire quelle parole ; le di cingenti 
per ordinario non fanno che Rimare le co- 
feloroMidi ciò non anche contento,fta 
egli di p-re Lente ammaliando. altre-. 
Loefìe per farne un fecondo volume , e 
nehagià in ordine buona parte : onde 
non lalcia di eccitare altre Rimatrici a 
volergli dar armi, onde difendere la 
gloria deli’Italia,e quella del loro fedo. 
L’altro motivo poi fu il vedere , che di 
tante Raccolte, che fi Ranno faccendo, 
ninna poteva più di quella riufeir de- 
corofa all’Italia, efiendo molto più 
plaufibilee rara, la poefia nelle femmi¬ 
ne, che è tanto lontana dal loro inftitu* 
Soadi quello che-fia negli uomini, che 

♦ da 
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Ja fanciulli ci fono efercitati e inftrui- 
LQuefìi due motivi eccitarono duque 
la nobiltà dell’animo fuo, più per Ial¬ 
ini gloria, che per la propria, non cu¬ 
rando in ciò lode veruna , giacché ab- 
oaftanzaegli lì è renduto celebre coiu 
la pubblicazione della Storia latina di 
Pogg/o, anche di là da i monti applau¬ 
dita, c fi renderà fempre più con altra 
Opera, che ha per le mani , ove darà 
nuovo faggio del fuo retto difeernimé- 
to,e gufìo particolare nelle buone let¬ 
tere. Prima di terminare la preiente 
novella letteraria, ftimiamo necelfario 
avvertire il Pubblico,che il Sonetto , 
che fi legge a c.66. attribuito inavvedu¬ 
tamente alla Sig. Elifabetta Giroiami 
tAmbra, Fiorentina ,è componimento 
della M gnor a Maria Selvaggia Borghi- 
ni > Piiana , che lo fece in nipoiìa ad un 
altro del Sig. Abate MntonmariaSalvi¬ 
ni. Non mancano efempj di firn ili erro¬ 
ri nelle raccolte di Rime, sì antiche , 

come recenti. 
Lo fìeifo Coleti ci ha data dalle fue 

ftampe la traduzione di un utiliifimo 
libro in S. ed è : Mètodo per ifìudiare In 
ftoria, in cui dopo avere flabiiiei ■ pnn> 
cip].te l ordine che dee tenerfi per legger- 
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la utilmente, fi fanno le offer razioni m 
cefi'arieper non lafciarfi ingannare nell 
lettura di effa : con un Catalogo de'prii 
cipali Ifiorici, e con offerr azioni criticò 
falla bontà delle loro Opere , efullafcel 
ta delle migliori edizioni : /critto in lini 
gua Francefe dal Sig. Dottor Langlet d 
Frefnoy, Sacerdote licenziato in Teoio 
già \ e tradotto in lingua italiana. Tome 
Lpagg-3M* Tomoll.pagg.3y1. fenz; 
le loro prefazioni, e indici.Nel I. tome 
fono qua e là fparfe molte olfervazion 
particolari , aitai giudiciofe, le qual 
non fono nell’originale francefe:e’l Ca 
talogo de’principali forici, che form; 
il II. tomo dell’Opera,è ampliato nell* 
edizione italiana di moltilfime Storie 
particolari d’Italia : onde per più cap: 
ella dee elfere accettata, e applaudita 
LofìampatoreColeti l’ha dedicata s 
Monlig. Maffeo Fàrfetti, Gentiluomo 
Veneziano, Prelato d’infigne merito , 
e al prefente Governatore di Fano , del 
quale non è ultima lode l’avere nella . 

prefente occafione di guerra, che ha la 
noftra Repubblica col Turco, fatto un 
generofiffimo fborl'o di danaro alla f ef¬ 
fa, dando con ciò amplidìmo attefìato 
della nobiltà del fuoanimo , e del fuo 
smore verfo la patria. Ina- 



Articolo XII. 471 
Imprefa di più importanza, e di più 

[pettazionefi è quella,che Io fteflo Co- 
»ci fi è addoflata nella rifìampa della-* 
ara , e famofa, e grand’Opera dell7f<*- 
a Sacra dell’Abate Ferdinado Vghdli, 
1IX. tomi in foglio diftribuita . Noi 
rattanto polliamo afficurare il Pubbli- 
o, che egli la darà e più corretta,e me¬ 
li© ftampata di quello che fia la prima 
dizione , e inoltre con accrefcimeati 
lotabili,tratti dalle oflcrvazioni di uo- 
nini dotti , e da Opere ftampate ed 
nedite. Laftampadel I. tomo è già 
ominciata: e quelli, che anticipata- 
nente vorraono per via di aflociamen- 
0provvederli di sìbellOpera , lare- 
annocon miglior carta, e a prezzo più 
rantaggiofo. 

11 Padre Ciambatifla Achilli, Fer- 
rarefe. Sacerdote della Congregazione 
5omafca,del quale abbiam parlato nel 
tomo precedente pagg. 45)0. morì nello 
Spedalettodi Santi Gio. e Paolo ai 14. 
Luglio 1716. fu le 3. della notte in età 
danni 5 2.Per lofpaziodi undici gior¬ 
ni egli fu travagliato da una infiamma¬ 
zione di fegato con iterizia, la quale co- 
nofcendoeglì fubito per mortale,fi dif- 
pofe al fuo eftremo pafiaggio con tuttó 
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la ra(ìegnazionecritf?rana , munendo 
di cutti i Sacramenti della Chiefa , di 
mandati anticipatamente da lui. 

E flato Rimato in Francia,ed èanch 
affai (limato in Italia il libro del Signo 
Abate Fle'ury, di cui noi diamo il rito 
lo : Trat tato della [celta, e del metodi 
degli ftudj del Sig.Ciaudio Fleury,Preti 
jl batc dì Locdieuyper l addietro 'Precet¬ 
tore de Sigg. Principi, di Conti, tradotte 
dalla lingua fràcefc nell’italiana.In Vene- 
ZÌayapprfjJo Gio.Màfrè, 1716.im a.pagg, 
21 ^.fenza le prefazioni,alcuni efametri 
dieiToSig. Abate, e la tavola de’ capi¬ 
toli. Il nome del traduttore,che è il Sig. 
1>. Giovami Oliva , Precettore pubbli¬ 
co di Aiolo, li legge a pie della lettera 
dedicatoria , indiritta da lui a Monfìg. 
FortunatoMorolìni, Velcovo di Trevi- 
gì, e Prelato Affiliente di S.B. dei qual 
Prelato non fi può abballane lodare il 
merito e’fnome, poffedendo egli ogni 
virtù in lommo grado , e cu cte quelle 
p rogati ve, che lì ricercano nel carat¬ 
tere che egli sì degnamente loflien^ . 
--e.* I taci a tre re poi noi altro non fare¬ 
mo ■ ?ai per feggiugnere, iP non che eT 
- è verfàtiffimo nella buona lingua la- 
nD.o e ndi’intelligenza de’più ci affici 

Au- 
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licori ,de’ quali come conofce , così 
ielle imiti il bello ed il buono 1 onde 
nobil Comunità di Aiolo ha fatta-* 

nafavia elezione nel raccomandare a 
li la cura delle pubbliche Scuole,dove 
1 altro tempo fi fono efercitati uomini 
i credito, e donde anche fono ufeite 
erfone di fapcre e di fama . Il libro è 
ioi utiliflìmo, e merita efTer per le ma¬ 

li di tutti. 
Alcuni moderni hanno introdotto 

n modo di fcrivere iftorie per via di 
imande, e rifpofte : ma tali Opere fono 
tate finora conliderate per deboli , c 
ìiperficiali, e nojofe. Quella pero,che 
ji anni pattati fu fiampata in quattro 
ometti in Parigi fopra la Storia della 
',bie\a dal principio del mondo fino al 
irelente, merita , che le ne formi di- 
'erfo giudi ciò, efsendo ella fc ritta d’u- 
la maniera accurata, e con tal metodo, 
:he le interrogazioni non fono fecche, 
ìè fuor di propofito, ma importanti, e 
:onnefse in maniera , che conducono 
nobilmente , e con fommo artificio 
dia continuazione del foggetto : con_» 
:he giovano a reggere la mente di chi 
legge , a eccitarne l’attenzione, e ad 
imprimer maggiormente le cofe nella 
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memoria.Meritava d’efler tradottane^ 
la noftra favellale la traduzione n’è fta| 
ta fatta aliai bene dal noftro infaticabil 
Selvaggio Caturani.Circa l’Autore fra 
cefe corrono varie opinioni,le quali no 
giudichiamo non cifer bene il volei 
qui efaminare.il titolo è quefto:£<* Sto 
ria della Cbiefa dal principio del monde 
fino alprefentetfprejfa in riJìretto}e tras¬ 
portata dalla lingua francefe neWitalia 
nada Selvaggio Canturani ; divifa il 
tomi quattro. In Venera, apprefso Gio 
Màfrè, 1716.in 12.11 Tom.I.è pagg. 53 r 
fenza la prefazione,e la tavola de’Capi 
toli. Contiene la ftoria dell’ antico , « 
nuovo Teftameto.il II.e pagg.4 f S.fen- 
za le due tavole de’titoli e delle mate¬ 
rie. Efpone la fioria degli Vili, prim 
fecoli della Chiefa.il III.è pag.487.fen¬ 
za l’indice de i titoli.Cotinua dal fecole 
IX. (ino a tutto il XV.I1 IV.epag.500, 
non comprefa la tavola de i titoli. E dà 
in ri Erettola ftoria compiuta de i due 
ultimi fecoli, e di parte ancora di quel¬ 
lo in cui fiamo,cioc fino all’anno 1710. 
Alla pag, 3 91.fi ha una utiliflìma Tavo¬ 
la Cronologica di tutta la ftoria facra ed 
ecclefiaftica. 

Di confinile argomento, ma di di¬ 
verta 
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rfo metodo dalla precedente fi è la Steria 
nta del . P iero G altruchio,àz\\zCompagnia 
Gesù, di vi fa anch’ella in IV. torneiti dall’ 
utore.che in lingua francefe l’ha ferina. L’ 
pera ebbe tal corfoin Francia , che in pochi 
ni fene videro quattordici edizioni. Fu già 
ohi anni tradotta nell’italiana, e la (lampo 
quella città in un tomo in 4.luigi Pavino, 
qgale da qualche tempo efiendone mancate 
copie , ora Giauibatilla Recurti ne ha fatta 
ìa feconda edizione parimente in 4. 
Lo ilello Recurti ha raccolte i n un corpo, e 

illribuitein due tomi in ^.le Opere morali del 
Annibaie Leoncmdelli,della medefima Com¬ 
uni a, le qua li da molti erano ricercate. Ija 
rmeipio Ila il ritratto dell’Autore,che mori 
di primo Settembre dell’anno tpoz.L’Ope- 
;del I. tomo fono il Cuore inliteì il Mondo in 
allodi VtrefertiiilCoftumt e l’itnpegKS>:quell6 
el II. fono l’Occhio inpenafiaGalferia di Die i 

L Decoro i e i Panegiricifacri . 
IIP. Daniello Battoli, grande ornamento 

onmeno della medefima Compagnia, che 
ella noftra Italia nel fecolodecorfo, in cuti 
norì in Roma l’anno 1685. in età d’anni 77. 
crilfe molto, e tìnto bene. Le fue Opere , 
lampate , e rilìampate più volte, e tradotte 
n più lingue, non fi lalciatuttavia di legger¬ 
ei di ammirarle. Andavano in più tometti 
lifperfe, e’1 noftro(lampatore Pezzana ha 
atto ottimamente a raccoglierle, e riftampar» 
e tutte in un corpo, eccetto le (loriche, che 
fono in Vl.volumi in foglio,per altro affai ra¬ 
re anch’efle, e molto (limate. Efl'o Pezzana le 
la diftribuite in tre tomi in quarto,alprimo 
ie’quali ha prem efl'o in riftretto la Vita del P. 
Bartoli infieme colfuo ritratto. Nel Tomo I. 
f ha la Ricreazione del Savioy la Geografia trafi 

por: 
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portata, dimorale s e i Simboli tra]poi tati alm\ 
r^j/e NclII.L'Homo al punto i V Eternità conj 
gliera ; le Due eternità iV Ultimo fine dell' u 

mo ì i Penfìeri /acri ; e le Grandezze di Criflo 
Nel III VU omo diletterei la Povertà lontent a 
l'Ortografia italianad\Torto e l Diritto del Nt 
fipuo; Tl Trattato del Suono idei Gbiaccioide 1 
T enfiane,e Pr e filone p una Scrittura/opra l’Or* 
zione ài ‘filarne. ...... 

Non ufciremo dalle novelle dei libri qt 
ufciti di t'refco da ì PP. della Compagnia,Tei 
za tar menzione de’ feguenti, ftampati quei 
anno in 11-da Andrea Poleti. 

i. Trattenimenti/pirituali per chi de fiderà, 
d’avanzarfi nella fervitk, e nell’ amore dell 
Santifiìma Vergine, ec. Opera del P, Alellandi 
Diotallevi, del la C. di G. divifa intre parti 
Nella I. tratta quello degno Religiofo dell 
Iole Felle della B. V. cosi univerlali di tuli 
ia Chieia , come particolari di qualche Pn 
vincia, ovvero Ordine Regolare. Nella I 
discorre .opra le XXVII. Domeniche,che le 
no dall’Avventofinoalla Pentecolle. Nei: 
III, ragiona fopra l’altre XXV. che alla Per 
tecofte luccedono. 

z. L'idea d'un vero penitente ravvi fata n> 
penitente Re Davide » da lui efpreffa nel Sa In, 
c inatta nu fimo, e propofia da imitare ad ogni p, 
nitente crifiiano dal P. A leilandro Diotallev 
ec pagg.?9i. lenza le prelazioni. 

3. la,beneficenza di Dio verfo degli uomini 
e l'ingratitudine degli uomini verfo Dio j Coi 
federazioni del P. Alellandro Diotallevi , e< 
pagg.ó?1. fenza le Prelazioni, e l’indicede 
le Confederazioni, che fono in numero d 
XXIV. ■. 

4.. Itrepafiì, coi quali un'uomo mal' ufdna 
ilfuo ingegno va neiprofondo, della, perdizione 

flfM 
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"an vedere con tre Di)corJiper modo dì Dialo- 
, affinchè Qui fe exiltimat Ilare, videat, ne 
dai. Corinth. Ep.I. c.io.Operetta del P. Gio. 
itti ita Conti, della C- di G. paggi<>4 fenza 
prelazioni. IIP. Cw*/iconfiderà per primo 
,|]o , il quale conduca l’uomo alla perdizio- 

l’alìegnarfi per principi aliageuerazione 
corpi naturali gli atomi di Dem-ccrito.Pei: 

condo palio egli conta il negare l’ìmnjor ta¬ 
ta dell’anima umana 5 e per terzo, il nega- 
relittenzadel vero Dio. 
Siccome Monfignor Giovanni Fontana , 

efcovodiCefena, ultimamente a i z. del 
tifato Marzo defunto , fpele, dacché lì fece 
amo di Chiefa, tutto il corfodella lodevol 
ta vita in opere di pietà, e negli ltudj, così 
[i lcrittidi lui lafciano al mondo eterna me- 
loria e teltimonianza della fua rettitudine, e 
el fuo fapere. Tra quelli non occupa l’i nfimo 
togoTOpera, che ora fiamo per riferire , 
ivilain II. Parti, laprima di pagg. jo4.fen- 
1 le prefazioni, la Vita dell’Autore ,e 1 in- 
ice de’ paragrafi; la feconda di pagg. I o8.fen- 
1 leprefàzioni,e l’indice fopradetto.Z,# San¬ 
ità , e la Pietà trionfante, Parte prima , in cui 
ejpongonole vite in compendio d alcuni Santi, 
h Huomim piamente vtffutitn ogni fato, poflo, 
nptegoy mejlitro, ec. coll’1J1 razione per vivere 
enei»elfi. Quella prima Parte e dedicata dal 
oftro Prelato alla Santità di N.S.CLEMEM- 
'E XI. Parte feconda, 1» cui deppongono le vite 
'alcune Sante,e Donnepiamentc viffiute in ogni 
dto, ec.equelta vien conlacratada lui alla_> 
aera CefareaeReal Maefta deil Imperatri- 
e AMALIA VVIGHELMINA .Lalettura 

.i queit’Opera può fervire di confolazione , 
di eccitamento a ben vivere ad ogni perlo- 
;a; in qualunque flato ella fi trovi dalla fua 

con' 
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condizione, e profeflìone obbligata. La Viti 
di Monlìgnor di Celena è ferina affai fede! 
mente, e accuratamente dal Sig. D. Mauri 
Lucchini, Sacerdote, e intimo famigliare di 
lui. L’Opera tutta è Campata dal luddettc 
Poleti in 4. nel prefente anno 1716. 

F Hata ricevuta con gradimento univerfah 
la traduzione del feguente librolettere di Sai 
Francefco baverio, Apofiolo deli Indie , dal P 
Orazio Torfeliino già in latin» , e or a in voi 
gar pubblicate dal P. Giufeppe-Antomo Pa 
trignani della Compagnia di Gesti. In Venezia 
per Niccolo Pezzana, 1716. in 8. pagg. 310 
Lenza le prefazioni ,e due indici, l’uno dell< 
lettere, e l’altro delle cofe notabili. Quella 
traduzione cótiene 1 guaterò primi libri delU 
lettere di quello gran oanto. A molti farebbe 
affai piaciuto, che il digniflìmo Traduttore ci 
avelie aggiunta anche la verdone del quinti 
libro, per maggior compimento dell’Opera. 

Sopra il fenomeno accaduto nel pallate 
Gennajo in cafa del Sig. Medico Oddom d; 
quella città, e riferito nel paffato Giornale, i 
uicitodi frelco un Parere del Dottore Gmfeppt 
Maria Vidu Ili, Venero , fermo ad un juo amico 
dal quale gli fu ricercatala Venezia,per Don, e 
nico Lovija, 1716. in 1 z. pagg. 48. l’Autore 
difeorre la cola coi Tuoi prinupjPeripatetici 

£ Hata tradotta dal francefe la Vira diS. A 
S. il Principe Francefco Eugenio di Savoja-i < 
ftampata da Carlo Buonarrigo in iz. pagg 
191 lenza la dedicazione, che è a S. fìcc. il 
Sig. ConteGiambatiila di Coloredo, e VVal 
fe , ec. il quale sì degnamente foitiene il carat 
tere di Ambafciadore Cefareo appreffo quella 
Repubblica. 

IL FINE. 



ERRORI occorfì nella (lampa del 
Tomo XXVI. 

tCC. lift. 

3- 4 
7 3 
I 27 
7 28 

i 2C 

5 
9 6 

•9 il 

H 
rO 9 

3 14 
7 2 

5 IJ. 16 

8 6 

9 4 
a 11 

4 21.22. 

;2 24 

.2 20 

3 II 

i 6. 7. 

i 12 

7 21 

'6 26 

i 25 

3 9 
IO 

6 IO 

7 B2. 23. 

Errori. Correzioni. 
fufcipiebamus fufptcìcbamus 
finora Tenta 
e dagli ed agli 
42. 24* 
Eafi Paefì 
novo noftro 
dal del 
Non non Noi noa 
in di 
Eliffi EUp 
cifia u fia 
c b 
ci vien vien 
Accademia Accademie 
a medefimo al medefim® 
Nel Del 
Carro . carro 
pretermetterò permettere 
utorità autorità 
Magnano Maignano 
tracare traboccare 
non nos 
Arnolfo, Arnolfo 
XXVII. XXIX. 
una una edizione 
Antonicus Antonini 
Cimbri ans CimbrtacHs 
traquilUjfimum tranqmllìffìmum 
aqmparet aqutparetur 

443 



calata celata 
Ramane Romane 
chiariaflìmo chiariamo 
Sigg. Sig. 

Nel Albero BUONACCORSI pollo a 
388. i figliuoli dati ad Angelo di Matti 
fi dieno a Ntccolò di Aiatteo, e i figlili 
di Lorenzo di Angelo fi trafportino a Ja 

0 di Niccolo fopradetto. 
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tavola 
D E’ 

LIBRI, TRATTATI, ec. 
de quali fi è parlato in queflo Tomo 

Ventefmottavo. 

I titoli legnati dell’Afterifco * fono 
quelli de’ libri riferiti folamentc 
nelle Tavelle Letterarie, e de’ qua¬ 
li non fi è fatto Articolo a parte. 

A 

* Accademico Animofo: Vedi:ZENO ( APo- 
ftolo.) 

A dami ^Leonardi^ Arcadicorum Voltimeli I. 
*51. 

* Agostini (Arcangelo) Vedi : Canturani 
( Selvaggio.) 

* Alberti ( Gtambatìfla ) Orazione , ec. 
453- 

* Alberti (Niccolo ) Comentarjdella vita, 
dottrina , e miracoli di Gesù Crifto, ec. 
467. 

*Altan1 (Arrigo) Ricreazioni poetiche. 
4<5a. 

* -——Memorie deASigg. Alta'ni, ec. 
462. 

* Andrvzzi( Aloyfìi^) Confenfus tumGra- 
corum} tum Latinorum Patrum de Proccf- 
fioneSpiritus Sanfti e Pillo, ec. 448. 

'* Ariosto (Lodovico) Soiree Rime. 399, 

*2, ♦de 



* de Aste ( Francifci-MariaeJ Tn Martyrolo- 
gium romanum difceptationes }'ec. 407. 

* Averani {'Benedici ) D’ffertationes . 31*. 
AnROLDi ( Giulio-Antonio ) fua morte . 

$90. 
Aulisio ( Domenico )fua morte. 579. 

B 

*Bibliotheca Bodlejana, editto tenia . 40 r. 
* BiumI (Baolo-Gtrolamo)Difcorfojec.431. 
* Boccolint ( Giambatijla ) Orazione in 

morte di Monf. Malvicini Fontana. 411. 
Botilo :defcrizioned’unfuo Dittico. $9. 
Buoharrooti (Filippo) Oflervazioni fopra 

tre Dittici d’avorio. 1 

* Canneti ( Pietro) delle Lodi di S.Fran- 
cefcodi Paola difcorfo. 442. 

*Canturani f Selvaggio ) Vedi : Lemery 
( Niccolo ) e LoDOyico ( Daniello . ) 

Carpellari (Michele) fua morte. 381. 
* Carcano (Ignazio ) Ribellioni fopra la 

naturalezza dellucimento, ec. 432. 
* —— —«— Confiderazioni fopra l’ultima 

epidemiabovina. 433. 
* Caruso (Giambatijla ) Memorie itteri¬ 

che di Sicilia. 441. 
* Cecchi ( Alberti ) Dt Jo.Jacobì Scarfan- 

tonii Differtatione judicium Lelii-Herculis 
Paullini. 422. 

*Ceva ( Tommafo ) Relazione delle pub¬ 
bliche Fette j ec. 427 

* CLE- 



*
 r 

* CLEMENTE Xt. Vedi : a Gramont 
( Joachimi Alcarazii.) 

* Corazzi (Herculis ) Differtationes. 409. 
* la Croce (Pio ) Memorie de’grandi Prin¬ 

cipile. evinti in queft’ultime guerre 3 
ec. 433 

* Crescimbeni (Gio. Mario') Rime degli Ar¬ 
cadi Tomi II. III.IV. e V. 450. 

* Ettemolero ( Michele) Vedi ; Lodovico 
( Daniello.) 

* FaCcIolatI ( Jacobi ) Philippi a Tur re vi* 

1* • 4i° 

FantaSiI [Girolamo) Colloqui tra Ro¬ 
drigo ed Ergalto } ec. 454. 

* Difcorio contra la Lettera di 
Sebaftiano&otario, ec. 454. 

*Fontan1nì ( JuftiX Qfàrtatio de corona, 
ferrea, La,ngobardorum. 445'. 

* Fonie j ( Angeli ) EpitfoU 3 ec,. 475. 

* Garzoni ( Pietro ) Storia di Venezia Pat¬ 
te II. Edizione feconda .- 45 f. 

Giunte: e offervazioni fopra *1 Volilo de Hi- 
fioricis /^riwAjDiflertazioneXVIir. 106 

*a Gramont( Joachimi Alcarazii)!)*? Thea- 
tro Segantino epifiola 3 ec. 446. 

ClEMEPrriS XI, AlUcutio- 
* 3 nis 



ms adfacrumCollegiutn, tc.hebretica & 
latina translatio . . 447. 

* Grandi ( Silvio) Sillema del mondo ter¬ 
racqueo ,ec. 470. 

* .. 1 Storia degl' Imperadori Ci- 
nefi. 47i 

* de Graveson( Ignatii-Hiacynti AmatJ 
Hiftoria UcclefiaÙtcs. Tom. I. ér II. 449 

H 

* HoeCius ( Pierre-DanielJ Hiftoire du com¬ 
merce } & de la navigation des Anciens . 
396 

L 

Iancisii ( Jo.Marisej Dijfertatiodelovilla 
pelle, ec. 333 

* Leal ( Lealis) Hebdomadafebrilis , ec.439. 
*Lemiry (Niccolo)Trattato dell’Àntimo- 

nio tradotto dal Francefe da Selvaggio 
Cantar ani. 460. 

* Leti (Gio. Jacopo )panegirici e Difcorlì 
facri. 431. 

* Livil Ti ti ) Forojulienfìs Vita Htnricì V. 
Angli&Regis. 400. 

* Lodovico ( Daniello ) Trattato della buo¬ 
na {celta de5 medicamenti 3 cementato da 
Michele Ettemulero, tradotto dal France¬ 
fe dal P. Arcangelo Ago flint. 468. 

*Lwi( Jacopo-Antonio) la Chirurgia {ve¬ 
lata. 469. 

Mac- 
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* Machiavelli (Alexandri) De Ideis,u. 
410 

* M acoppe{'Alexandri Knips) Pro Empirica 
fetta adverfus theoricam mtdicam pr&le- 
ttio . 43 8 
MacrInI fjofephij Vindemialium ad Cam¬ 
pania ufum 3 ec. 435 

* Madrisio (Niccolo) Viaggi. 459 
Maffei ( Tommafo-Pio ) fua morte . 3 87 
* Marchesi ( Annibale) Poemaperlana- 

fcita dell’Arciduca Leopoldo j ec. 435 
* Medici {Paolo) Dialogo facro fopra i li¬ 

bri di Giofuè, ec. " 420 
* Melli (Sebaftiano) Il prò e’icontradel 

nuovo metodo del guarir le fiftole lacri¬ 
mali , ec. 468 

* Menochi ( Gio. Angelo ) Ragguaglio i\d- 
la legazione del Cardinal Gozzadini, ec. 
469 

* Mercati ( MichaeMs) Metallotbeca .41,1 
* Mignati (Elia) Prediche e Orazioni. 464 
Monforte (Antonio) fua morte. 389 
* de Mozzi (Marcantonia ) Difcorfi facri. 

42.0 

* Muratori ( Eodovico-Antonio ) Vedi : 
pRtTflfjio ( Lamindo ) 

* NaUgeriI fAndreae^) Opera» 441 
* S. Niccolò ( Gio.Stefano) La Morte in 

confiderazione. 419 
.. - Gratitudine criftiana . 419 
—StudireIigiofi.ee. 42-0 

« JNic' 

Al 

Al 
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NiccolosI (Gìambatìfla){\xz morte 
Novelle letterarie d’Italia. 
— di Augufia . 
■ —- - di Benevento. 

di Ceneda. 
____— di Ferrara . 
__ _ di Firenze. 
_ di Foligno. 
_____________ di Londra .. 
__ di Lucca. 

_ di Milano. 
' diModana. 

t_" di Napoli. 
T “ T di Norimberga. 

1 di Osford. 
di Padova* 
di Palermo. 
di Parigi. 
di Perugia.. 
di Roma. 
diSiena. 
di Trento , 
di Venezia., 
di Verona 4 
di Ut ree » 

394 
39Ó 
403 
407 
410 
411 
411 
419 

397 

411 

434 

434 
405 
400 
437 
44i 
396 
441 

445 
45 3 

454 
455 

"473 
401 

O »*«| —r— 1 

* Ouxm ( Joannis ) De Nummorumvete* 
rum cogmtione cum hiftoria jungenda Ora- 
tio • 466 

* d’ Orvieto ( Antonio) Cronologia del¬ 
la Provincia Serafica Riformata dell’ttm- 
te. 444 
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* Pacchioni (Antonio) Perizia per la pre- 
tefa fofTogazione del fu Bernardino Pelofi. 
450 

* Paleario (Aonio ) Dialogo intitolato il 
Gramatico,ec. " 44 j 

Patarolo ( Lorenzo ) Lettera fopra una me¬ 
dagliaantica. 3 io 

* Paullini f Lelii-Herculis) Vedi Cecchì' 
( Alberti) 

* Petricj-lu f jo. Dominici) In Funere Jo. 
Baptifl a Niiolofii Or atto. 467 

* Ptz ( Bernardi ) Biblioteca Ben editto- 
Mauri una. 403 

* Pi lari no (Giacomo) La Medicina difefa, 
ec. 4 61 

Piselli ( Flaminio ) Lettera deJ bagni di 
Petriuolo. 75 

Pini (Aleffandro) Tua morte, 364 
* Poleni (Joannis) de Motti aqus. mixto , 

ec. 437 
* PrItanio (Lamindo) Rifleflìoni fopra il 

buongufto, ec. 464 
* Prose Fiorentine Volume I. Parte I. fe¬ 

conda edizione. 415 
* ——— Parte II. 413 
* — - ' Parte III. 4M 

R 

* Raccolta di componimenti poetici, ec. 
41Z 

* Ramazzai ( Bernardini ) Opera. 397 
* ■— —. .. ■ De Vrincipum valetudine tuen- 

da. 44° 
* Re- 



* Relandi ( Hadriani ) De Spoliis templi 
Hierofolymitani 3 ec. 402, 

* Rimatori viventi: Poefie^italiane. 458 
* Rime per nozze, ec. * 411.411 
* Rossi (BartotommeoJLa gratitudine ver- 

fo Dionee. 430 
* Rotari ( Sebaflìano) Lettera fopra la con¬ 

fezione di giacinto., ec. 47 5 

S 

* Salvini (Antonmaria ) Teocrito volga¬ 
rizzato. 465 

* Sancassani ( Dionifio-Andrea) Bibliote¬ 
ca Volante Scanzia XIX. 440 

Santinelu ( Stanislai) De Romanorum ve¬ 
terani Nobilitate Dijfettatio. 48 

* In Funere Jo. Baptijb& Nìcolo- 
fiiOratio. 466 

* Sassi (Giufeppe-Antonio ) gli Onori della 
fapienza, ec. 414 

* ScarfÒ (Gio. Grifoflomo) E\o°j. 436 
* Schiara (Antonii-Thomx ) Turcarum 

conatus per chrifiians. reìpublic& Rcges ac 
Frincìpes reprimenda! } ec. 451 

* Seneca : Volgarizzamento dellefue Pillo¬ 
le , e del Trattato della Provvidenza . 416 

Soderini ( Agoftino) Lettera II[. intorno 
all’arte metallica . 291 

* Suarez (Piermaria) Antigona. 465 

T 

del Torre (Filippo) fua morte. 385 

Val- 
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VaLletta (Niccolo-Saverio ) Tua morte. 
374 

* Vanni (Gio. Pietro) Catechifmo in pra¬ 
tica. 431 

* “—’ Riftretto del Catechifmo in 
pratica . 4,1 

* ■■ ■ " 1 Efercizio della prefenza di 
Dio. 431 

* Vetrosi ( Brandaligio) Le Imprefe mili¬ 
tari della gran Lega j ec. fcritte in Can¬ 
zoni. 434' 

* Venini (Cajetani) Genethlìacon Archì- 
ducis Leopoldi s ec. 419 

* Vertova ( Marcantonio ) Vita de’ SS. 
Eleazzaro e Delfina. 413 

* Ughelli (Ferdinandi) Itali* facuTom, 
I. Editio auftior . 435 

* Vici (Jo. Baptifto) De Rebusgeftìs An- 
tonii Caraph&t. 436 

Z 

* Zeltneri ( Jo. Corradi,) Centuria Corre- 
Horttm intypographiis oruditorum . 405 

* Zendrini (Bernardino) Confiderazioni 
foprala fcienza dell'acque correnti j ec. 
411 

* Zeno ( Apoftolo ) Vocabolario degli Ac¬ 
cademici della Crufca compendiato da 
un Acca dernie0 Anìmofo} ec. 471 

NOI 



NOI REFORM ATORI 
dello Studio di Padoa. H Avendo veduto per la Fede 

di Revifione, & Approba- 
tione del P.F. Tomaio Maria Gen¬ 
nari Inquilìtore nel Libro intito¬ 
lato : Giornale de Letterati d'Italia 

Tomo Ventefìmottavo non v* eflèr 
cofa alcuna contro la Santa Fede 
Cattolica ? & parimente per Atte¬ 
diato del Segretario Noftro 3 nien¬ 
te contro Prencipi 9 & buoni coftu- 
mi5 concedemo Licenza a Gabriel 

Hertz Stampatore 5 che pofTa efler 
Rampato 5 otfervando gli ordini in 
materia di Stampe5&prefentando 
le folite copie alle Publiche Libre¬ 
rie di Venezia 3 & di Padoa. 

Dat.li 28.Settembre 1717. 

( 
( Francefco SoranzoProc. Ref. 
( Lorenzo Tiepolo Kav. Proc.Ref. 

tAgoJiino Gadaldini Segr• • 
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GIORNALE 
D E' 

LETTERATI 

D'ITALIA, 
TOMO FElSfTESIMOTTMFO. 

ARTICOLO I. 

Offervazionif opra tre Dittici antichi di 
avorio .Continuazione dell’Artico¬ 
lo I. del Tomo XXVII. 

Volendo il dottilUmo Sig. Sena¬ 
tore ÉUONARRUOTI dar¬ 

ci la fpiegazionc di tre Dittici antichi 
di avorio, che fono in Firenze, c le 
offervazioni fatte da lui fopra quelli, 
i quali llima doverli avere in gran 
pregio, sì per la erudizione che in le 

contengono, sì per la loro rarità; in¬ 
comincia le dette fre offervazioni dal-' 
la notizia di altri fette Dittici anti¬ 
chi , che fono i foli, per quanto egli 
abbia potuto faperne , che lìeno fla¬ 
ti divolgati alle llampe. 

Vomì XXVIIL A II1 



i Giorn. de’ Letterati 
Il primo di quelli fu il Dittico Com- 

pAli'pendienfe di Filofieno Confolo l’anno 
dell’era volgare 72 5. che l’anno 1652. 
fu dal Sirmondo inferito nelle note a 
Sidonio Apollinare, e di nuovo ftam- 
pato poi da Aleffandro Wiltemiojin- 
di più corretto e meglio difegnato di 
prima,dal P.Mabillonenel tomo»III. 
degli ^Annali Benedettini, e finalmen¬ 
te dal P. Banduri nel tomo II. dell’Im¬ 
perio Orientale. 

Tre altri ne diede alla luce il XVil- 
temio, cioè uno Leodienfe, uno Bitu- 
ricenfe di Anaftafio Cordolo nel 517. 
fopra cui fece l’anno 1659. lina eru¬ 
dita Difièrtazione; e ’l terzo della Chie- 
fa di San Martino, parimente di Lie¬ 
gi, di Flavio Afierio Confolo , che 
fu riferito da eflo nell’appendice da lui 
pubblicata l’anno 1660. 

Il quinto di Confolo incerto fu da¬ 
to fuori dal Ducangio l’anno 167 S.nella 
Difièrtazione de inferioris avi numifm. 
polla in fine del tomo III. del GloJJario 
Latino-barbaro , e lo prefe dall’ origi¬ 
nale , che fi confèrva nella libreria del 
.Re Crifiianiffimo. 

L’anno 1693 .il Sig. Abate Bourdelot 
nel libro dell'utilità de i viaggi ne pub - 

blicè 
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blicò un fello del Sig. de la Mare, men- 
tovato anche dal fuddetto Ducangio 
nel Clojfario greco-barbaro nelle ag¬ 
giunte alla parola xfaits, ove lo attri¬ 
buire con forti conghietture a Stili¬ 
cene nel fecondo fuo Confidato, che 
cadde nell’anno 405. 

Il fettimo finalmente ci è dato dal 
P. Mabillone, e poi dal P. Banduri 
ne’ libri fopracitati , ed ò un Dittici 
di Flavio Felice, che fu Confolocon 
Secondino l’anno 511. ricavato da uno, 
che fi conferva nella Collegiata di San 
Oiuniano Comodoliacenfe nel t imofino. 

Per intender poi qual foflb l’ufo di 
quelli Dittici, e donde ne avelfero l’p. 
origine e ’l nome , egli è da fapere , 
dice il nollro Autore , „ che le per- 
„ Iòne conflituite in molte cariche 
„ pisi infigni dell’Imperio Romano , 
,, ebbero in collume di fare nel prin- 
,, cipio, e nel tempo del loro Ma- 
,, gillrato a proprie fpelè de’ giuo- 
,, chi, o fpettacoli pubblici, efolen- 
,, ni, e in occafione de’ medelimi fpet- 
„ tacoii facevano ancora de’ conviti 
„ pubblici , ne’ quali fìccome foleva- 
,, no praticare ne’ banchetti de’ priva- 

ti i nuovi Confoli , cd altri Magi- 
A z „ (Irati 
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3, lirati in quella congiuntura ufava- 
3, no di fare i regali. Quelli, che fa- 
,, cevano i Conlòli , vengono detti 
3, da Giuliano alfolutamente vtiurHcti 
3, Confalari , fra i quali vi erano le 
,, fportulc confidenti in danari, e ta- 
33 lora alcuni candit i, e alcune tazze 
„ d’argento, e pugillari, o fieno li- 
3, brettini d'avorio ; ma i più llimati 
3, fopra tutti erano i nollri DITTI- 
3, CI d’avorio j in quelli vi fi vedeva 
3, di bafiorilievo l’immagine del Con- 
3, fole vellito degli abiti folenni, con- 
3, fucti, e proprj della fua. dignità, e 

vi fi leggeva fcolpito il fuonome, 
„ onde Claudiano(tf) 

„• —— immanefquefimul Lettonia dentesy 
5, Qui fo.Uiferro in tabulas^auroque mie antes 5 
„ Infcripti rutilutn coeletto confale notnen 
,3 Terproccres , & vulgitt eant \ 

z, 13, ed ancoravi fi trovavano talora rap- 
3, prefentati i Circenfi, evarjfpetta- 
3, coli, e giuochi, foliti farli da’Ro- 
3, mani, e che a proprie fpefe avelfe 

' 3, fatto fare il Confole . Si màndava- 
5, no quelli Dittici a donare dal Con- 
„ fole a certe pedone più infigni , e 
3, quindi il ‘Dittico del Mondlcrio 
„ Compendienfe, o vogliamo dir di „ Com* 

fa ) De laud. Stiicid. I, 5 • 
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Compierne, per quanto fi ricavack 

„ alcuni verfi Greci,, che in quello fi 
5, leggono, fu fatto fare apporta da 
33 Filoxeno per regalarne il Senato;e. 
„ da Simmaco * furono mandati i* Dit- 
3, tici a Sallurtio,e quelli in occafio- 
3, ne della Quertura di fuo figliuolo, 
3, a Flaviano fuo fratello, per la qual 
3, congiuntura dice il medefimo, che 
3, rie mandò uno circondato doro all’ 
3, Iraperadore, cc. „ 

Segue poi a dire l’Autore, che que¬ 
lli Dittici gi un fero a tanta ftima, e a 
tal prezzo, che l’anno 384. Teodofb, 
ed Arcadio fecero una legge indiriz¬ 
zata al Senato , con la quale fu pre¬ 
ferito , che folo a i Confoli ordina- 
rj forte lecito di regalale i Dittici di 
avorio. , ■ 

Quello nome di Dìttici deriva da 
vruaecó piegare, onde vrru% , da cui 
viene la voce plica de’latini, vale ogni 
piegatura , e per una certa fimilitudi- 
nc lignificava ogni tavola, che fi pie- 
gaffe, e fpccialmcntc qualfifia fportel- 
lodi porta, o di fineftra, o cofelimi¬ 
li , le quali , ficcome fogliono efler 
due, fi difiero tttvyi* nel numero deli 
più: il che fi può vedereappreffoPoi- 

A 3 -luce 
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luce lib.IX.n. 3 c lib.X. «.24. il quale in 
oltre nel lib.IKn. 18. nota, che Ero¬ 
doto chiama un libretto ìtknov S'i'vtv- 
%ov , cioè libretto di due tavolette } e 
così rpi'v)Tux/>y, e vo\uirruxpr chiama¬ 

vano i Greci i libretti compofti di 
tre tavole, o di più. I Latini del tem¬ 
po più bailo prefero da i Greci la vo¬ 
ce, dipticum, profferendo il C nell’ul¬ 
tima fiilaba Lenza l’afpirazione . 1 pu¬ 
pillari per la fteffa ragione delle pie¬ 
ghe fi vennero a chiamare talora Ditti¬ 
ti , ma erano differenti, per quanto 
daSimmaco fi comprende, da iDitti¬ 
ci de’ Confoli j e forfè la differenza può 
effere fiata e per la grandezza, e per la 
fìguraj e’inoftro Autore è di parere, 
che ipugìllari aveffero bensì la coperta 
di avorio, ma che Cotto di quella con¬ 
tenderò variecarte, le quali vi fi pie- 
gafsero Lotto ,* nè molto foffero diverfi 
da’nofiri piccoli libretti di memorie. 
Inunainfcrizionepreffo ilGrutero (a) 
uncerto T. Tarfèrnio Sabino lafcia fra 
f altre co Le per legato a’ fuoi concitta¬ 
dini di Reggio, pugillares membrana- 
(ios operculis eboreis. 

,, I Dittici Confolari erano compo- 

(a) pag.ì 74. 
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,, Iti di due tavolette di avorio , con- P-*34* 
„ gegnate infieme con piccoli gan- 
„ gheri da poterli aprire , e ferrare una 
„ fopra dell’altra : „ e perciò Liba- 
nio nell’epiltola 914. chiama il Dittico 
Confolare <Tiòupov ypatppctrùov libret¬ 
to di due fporfelli : a che alludendo Sant* 
A golfino chiamò (a) le due Tavole 
della Legge, Dittico di pietra. 

Dai Dittici Conlòlari, che inoggi p.2£j, 
ci fono rimahi, fi comprende , che, 
quando folfero ferrati, la parte citerio¬ 
re delle due lor tavolette era ornata di 
baflirilievi,ela interiore eralilcia » Il 
Dittico d’avorio, che ora è de’ Sigg. 
della Gherardefca è nella parte lifeia 
interiore indorato in molti luoghi, e 
intorno all’eltremità ha una linea lar¬ 
ghetta , e filtra d'oro , dalla quale fi 
può dedurre, che dentro a quel picco¬ 
lo ornamento d’oro vi folfe fcritta qual¬ 
che compofizione alludente al Conlo- 
le, o al regalo, che egli faceva, oa 
quel perfonaggio, a cui era mandato, 
o una piccola lettera , che accompa- 
gnalfe il regalo . I verfi di Claudiano 
riferiti di fopra inoltrano l’ufo d'indo¬ 
rare elfi Dittici, o almeno le parole, 

A 4 che 

( a ) Contri* Fauftwn lib.XV. c*p.4. 
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che contenevano il nome del Con- 
fble. 

Soggi tigne poi c ì 2 il Sig. Buonarruo- 
ti, chela confcrvazione ci quelli Dit¬ 
tici Confoh ri fi dee , parte all' die re 
fiati adoperati per ufo de libri lucri, e 
parte per edere irati donati, come cole 
di molta dima , aìleChiefe, le quali 
fe ne valevano per fare icrivere lu la 
parte liicia interiore i nomi ce! Santi , e 
de' Vefcovi, e pe re li confervavano fra 
gli altri arredi loro prezioli. Nota egli 
parimente, che i Dittici /'acri a diffe¬ 
renza de i Confo Uri, dovendoli tenere 
aperti alla veduta del popolo, le figu¬ 
re loro erano fcolpitenelleparti,ova- 
gliam dire nelle fàcce interiori. 

56. 1. Prc-mede quede cole in generale 
intorno a i Dittici di avorio, padà il 
chiarifiimoAutore a darci la figura, e 
la fpiegazione del primo Dittico,che 
fi conferva nel Mufeo de’Sigg. Conti 
della Gherardefca , ove è Scolpitala 
Deificazione di Romolo . Penfa egli , 
che quedo Dittico poflà edere dato 
fatto per farne un regalo in occahone 
de conviti celebrati dopo i Circeniiin 
alcuna delle molte tède, che in Roma 
fi faranno celebrate ad onore di Ro¬ 

molo, 
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molo, di alcuna delle quali li la predo 
gli autori menzione . Così alcuni Ca¬ 
lendari antichi regifirano le felle Qui" 
rinati a i 17. di Febbrajo, nel qual gior¬ 
no Ovvidio ne Fajl i pone la morte dì 
Romolo , chiamato , dopo la confe- 
crazione , Quirino . Dionigi Alicar- 
nalfeo, Plutarco, e Lamp ridio inCom- 
modo, mettono il tralporto favolo/o 
di Romolo nel dì delle None, cioè a i 7,. 
di Luglio . Il Calendario datoci dal 
Bucherio dopo il Canone di Vittore, 
poco didtmile da quello, che poi dai 
Lambecio fu pubblicato, mette i Qui¬ 
rinali non folo a i 17. di Febbrajo, 
ma ancora a i 13. di Aprile , e ne’ 3. 
giorni feguenti. 
. Entra poi nella fpolìzione delle fi-p.a-g 
gure del Dittico, che è antichiilimo. 
In cima vi li vede il Monogramma, in 
cui, per quanto li conofce , racchiu- 
defi il nome di Romolo . Quello co- 
lhime di collegare infieme in tal guf¬ 
fa tutte , o parte delle lettere compo¬ 
nenti i nomi , che volevano efprime- 
re, è molto antico. Nelle monete Con- 
folari lì trova ciò praticato'. Scorgell 
fcritto in tal gitila il nome di Roma 
in una moneta deila famiglia Didia, c 

A 5 quelli 
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quelli di Marcio, e di Muco in altre 
della famiglia Marcia ; onde fi può 
credere, che da principio fi cominci af¬ 
fé dal fare le femplici legature , di 
due, o tre lettere infieme , e poi da 
quelle fi trapaliate all’ufo de i Mono¬ 
grammi , de’quali moltillimi fe ne of¬ 
fendano nelle medaglie greche , ove 
così fona efpretì i nomi de i popoli, 
c di alcune città , sì de i tempi fupe- 
riori, come de i più balli. Se ne fer- 
virono-ancora i Sommi Pontefici ne’ 
molaici delle Bafiliche, nelle Bolle,e 
nelle monete, e gl’Imperadori, e al¬ 
tri Principi ne i loro diplomi. 

Nella parte fuperiore del baflorilie- 
vo è rapprefentato Romolo nell’atto 
d’efler trafportato al Cielo da i venti, 
e dal turbine , che fono elpreilì fotto 
la figura di due Genj alati, sì ne’pie¬ 
di , che nella tella ; il che è coerente 
nlla mitologia degli antichi , come 1* 

p,i 38. Autore dimofira, faccendo anche ve¬ 
dere , che le ielle delle Gorgoni, elpref- 
le con l’ali nella fronte, rapprelentano 
anch’efiei venti , e le tempelle, prov- 
venendo I etimologia del nome loro 
Gorgone , di che fi veda Efichio alla 
Voce yòpyat y dalla velocità, e terribi- 

bilitàj 
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bilità , fpecialiflìmi attributi del ven¬ 
to . Per figurare il cielo , in cui Ro- P*t39* 
molo fu trafportato, fi vedono /colpite 
in alto l’effigie del Sole, e di cinque 
altri Dei, che forfè venivano a fim- 
boleggiarc i Tei Pianeti , compien¬ 
done il numero di fette lo ftefifo Ro¬ 
molo , per nuovo Marte qui intefo. 
V’ha in oltre una parte del Zodiaco 
con alcuni de’fuoi fegni, il primo de’ 
quali è la Libra, dinotante forfè l’oro- 
fcopo di Romolo, collituito da Mani¬ 
lio ( a ) in quel fegno. 

Sotto la figura di Romolo fi vede 
una macchina figurante una pira,com¬ 
porta di più ordini , l’uno fopra l’al¬ 
tro, la quale dinota la confecrazione 
di lui > e le bene quella funzione par¬ 
ticolare ,, e folenne non fu praticata , 
che molto tempo dopo , fiotto gl’Im- 
peradori , è probabile , che quella p‘ 4 ' 
A poteofi di Romolo folle pollerior- 
mente rapprelèntata in tal gitila in una 
delle fefite Quirinali a lui dedicate . 
Vi fi ficorgono in oltre due Aquile in 
atto di volar dalla pira ? e ciò per mag¬ 
giormente onorare la memoria del 
fondatore di Roma , mentre, in altre 

A $ fimili 

U) Ul.IV, 
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limili Apoteofi de’ Cefari una fola A- 

quila veniva fatta volare, a fine di da¬ 
re a credere, che ellaportalTe al cie¬ 
lo l’anima dell’Imperadore defunto , 
come notano Dione nell’Apoteofì di 
Pertinace , ed Erodiano in quella di 
Settimio. Quindi è,che l’Aquila ag¬ 
giunta a i ritratti de’ Re , e gran Si¬ 
gnori , lignificava la loro morte , e 
dinotava , che eglino foffero andati a 
Rare con Giove, ficcome il Pavone 
pofio nelle medaglie delle Imperatrici 
defunte lignificava, che elleno ft fode¬ 
ro trasferite al ciel di Giunone. 

p*i4i. Per tefiimonianza dello fieflb Dio¬ 
ne , folevali collocare in cima della 
pira le immagini di coloro, che fi con- 
facravano , faccendole alfife ne’còc- 
chj, o quadrighe : il che pure fi ve* 
de nel bafforilievo di quello Dittico, 
ove l'immagine di Romolo è polla fo- 
pra la macchina funerale . Le fielfè 
quadrighe mettevanli ancora nella pom¬ 
pa di limili confecrazioni , quali per 
rinnovar la memoria dell’onore delle 
quadrighe, e delle llatué trionfali, e 
de’trionfi conceduti dal Senato agl’ Im- 
peradori per le vittorie da loro in vi¬ 
te ottenute. V’ha un’altra ragione di 

dare 
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^are a Romoio le quadrighe, prefa da 
Tertuliiano (a), ii quale aflerì , che 
Romolo fu il primo a moftrar le qua¬ 
drighe, cioè le Circenfi, a iRomani. 
La quadriga di tal genere cfprefla nel 
baflorilievo induce il nofèro Autore ap**4~» 
credere, che il Dittico appartenga al¬ 
le felle celebrate in onore di Romolo 
a i 3. di Aprile , nel qual giorno , 
giufta il Calendario del Bucherio , e 
quel del Lambecio, fi fa efprelfamen- 
zione de i Circenli inftituiti folenne- 
mente ad onore di lui, la effigie del 
quale in figura di Deità fi vede con 1’ 
alla , c con un ramo di alloro nella 
defixa -, attefochè tali immagini di Dei, 
di Eroi, d'Imperadori, e di Angufte 
affife fu i carri folevano condurli nel¬ 
le pompe , o comparfe , che girava¬ 
no nel Circo , prima che principia!-* 
fero lecoi'fe de i cocclij, ficcome da¬ 
gli antichi Autori ricavali . Ne i pri¬ 
mi tempi tali immagini non erano con- 
dotte fopra i carri, ma femplicemen- 
te portate dagli uomini-i il qualcoftu- 
me fembra, che continuale fine a Giu- 
lio Cefare , fotto di cui fi cominciò 
a praticar per le fìclTe i carpenti , co¬ 

me 

(a) Defpeftxc.caf.XI 
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medi lui riferifce Dione . Quello di 
Romolo di bafforilievo è tirato da quat¬ 
tro elefanti , che venuti alla notizia 
de Romani fidamente dopo la guerra 
di Pirro, pacarono dall’ufo della mi¬ 
lizia ad accrefcere la magnificenza dei 
cocchj trionfali , e poi a condurre i 

carri di quelle immagini, come dalle 
medaglie fi fa manifeflo. Sopra i quat¬ 
tro elefanti del carro di Romolo Han¬ 
no fedenti quattro direttori , o cu- 
fiodi, oltre a i quali ve ne ha un’altro, 
che gli guida a piedi. Alcune dellefi- 

P*M4«gure> che Hanno fopra gli elefanti, 
tengono nella mano un ferro , o fini¬ 
mento d’una forma particolare , per 
pungerli, e guidarli > e alcune hanno 
come un difio, o rotella , la quale 
par che fiionino con la mano , o for¬ 
fè col medefimo ferro , per tenere in 
brio gli fieli! elefanti, i quali di fimi- 
li filoni grandemente fi dilettano, e 
nel fentirgli molto fi rallegrano. 

Un’altra olfervazione , fatta dal no- 
Hro infigne Letterato (opra quefio Dit¬ 
tico , fi ò intorno alle due immagini 
di Romolo in elfo rapprefentate. Egli 
à vefiito della toga , ed in abito civi¬ 
le . Ovvidio ne i Fafii, e alla fine del 

XIV. 
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XIV. libro delle Metamorfofi riferi* 
fee, che Romolo, quando fu rapito, 
flava rendendo ragione con la trabea, 
o fia toga ornata di ftrifee di porpora, 
e che egli comparì dipoi in fomi- 
gliante guìfa veftito : nel qual abito 
pure è credibile, che i Romani dopo 
la morte di lui flimaflero bene di rap- 
prefentarlo, a riguardo che lo crede¬ 
vano fatto mite , e piacevole dopo la 
fua apoteofl. Vedefì quivi per ultimo 
leffigic di lui conia barba: il che do- 
vea praticarli ne’ primi tempi di Ro¬ 
ma , e tale fembra altresì che fia cf- 
pceffo in alcune medaglie , comechè 
poi i Romani per lo più coflumalfero 
andare sbarbati. 

2. Il fecondo Dittico, /piegato dal 9.24?* 
Sig. Buonarruotì, appartiene a Bafilio 
Confolo ordinario l’anno 541. Tem¬ 
po fa era padrone di elfo il Canonico 
Apollonio Ballétti ì ma di prefente f] 
conferva nella Galleria di S. A. di To- 
fcana. Per far ben capire la /piega¬ 
ndone , che egli ci dà della principal 
fua figura, e de’ fuoiornamenti, reca 
prima di tutto un palio di Vopifco t 
il quale regiflra le parole , che ITna- 
peradore Valeriano dille ad Aurelia¬ 

no 
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honellattodi dichiararlo Confoio '.Ca¬ 
pe t unicum palmatam^togampiciam^fnb- 
armalem profundum, [eliam eboratam : 
nam te Confulèm hodie defigno , feri- 
pturus ad Senatum, ut tibi deputet fei- 
pionem, deputet etiamfafces: bac enim 
Imperatcr non foiet dare, fed a Senato, 
quando fit Confai accipere . Applican¬ 
do dunque quello palio al (addetto 
Dittico, vedefi in primo luogo , che 
Bafìiio Confoio fotto tutte le velli ha 
una tunica j che gli arriva fino ai tal¬ 
loni , con le maniche llrette , e lun¬ 
ghe infino a coprire i polli , dove ha 
alcuni ornamenti di ricamo > e quella 
forfè a di(finzione delle tuniche co¬ 
muni è quella, che Valeriano chiamò 
/uhannalemprofundum, detta fubarma- 
lem con voce data ne’ tempi più badi al¬ 
le tuniche portate da’ foldati fiotto le 
armi; e pa<- che fi appelli proftmdumy 
in quanto che dal Confoio ufavafi di 
•portarla fiotto tutte le vedi.. 

246. Bafiiio poi fiopra quella tunica nc 
ha un’altra più preziofa , e piena da 
per tutto di varj ornamenti, comma¬ 
niche più larghe, inameno lunghe di 
quella di fiotto, ed c quella, che Va¬ 

leriano chiama palmàtam\ cioè tunica 
c 4 . pai- ( 
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palmata, cóme fi chiamò anticamen¬ 
te, propria de’ trionfanti, detta così 
dalle palme , delle quali anticamente 
folevano ornarla: i'quali lavori, fen- 
zachè ella cangiale l’antico nome , fi 
cangiarono polcia in altri di varie fi¬ 
gure, o teliate, o di ricamo, foprail 
fondo rollo di porpora. Quella tuni¬ 
ca fu da principio propria de’ trion¬ 
fanti ; poi de i Capitani degl’Impcra- 
dori ; indi de i Re , e dei Principi 
collegati, e de i perfonaggj illullri, e 
finalmente de i Confoli. ~ 

Il fuddetto Confido ha fopra tutte P’ìtf* 
le velli la toga pitta , mentovata an¬ 
che da Vopifeo. Quella pure fu pro¬ 
pria de’ foli trionfanti, e poi venne 
ad altri , e anche a i Confidi comu¬ 
nicata. Vedefi ella fu le fpalle di Ba- 
filio, e gli ricafca avanti fui petto, e 
girando per la parte di dietro gli ri¬ 
torna di nuovo d’avanti più balfo . 
Quefia parte eftrema della toga pitta 
è tutta abbellita di un lavoro di forma P-*42> 
fomigliante alle piume degli uccelli , 
il quale elfendoforfe fiato la prima in¬ 
venzione de’ ricamatori, c chiaman¬ 
doli elfo per quello opus plumatum , o 
plumanum , fu cagione 2 che ogni 

ri- 
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ricamo, benché di differente difegno, 
fi chiamale nell’ ifèelfa maniera , e fi 
diceffero piumarii i ricamatori. Que¬ 
lla opinione circa un tal nome non è 
comune a tutti glifcrittori ; ma l’Auto¬ 
re non vuol qui impegnarli a ricerca¬ 
re qual fia la vera, trattandoli di ma¬ 
teria incerta , e di non molto mo¬ 
mento . 

Nella parte più Uretra della toga 
vedefi tra gli altri lavori una figura fo- 
pra un cocchio tirato da due cavalli : 
il che può riguardare o la funzione del 
Procelle) Confidare, cioè della fua fo- 
jenne comparfa, ovvero i giuochi fo- 
iiti farli dal Confido nel principio, o 

nel progrelfo del fuo magistrato. 
50; Son degni di rifieflione i calzari , 

che Bafilio ha nei piedi, che fono di 
una figura molto particolare , e forfè 
in quel tempo tifati dalle perlone gra¬ 
duate, ed intigni. 

Nel balforilievo il Confolo è fatto 
in piedi, nè vi fi vede la fedia d’avo¬ 
rio nominata da Vopifco. Quivi egli 
è forfè rapprefentato, quando, letti i 
codicilli nel Senato , venne ad elfere 
pubblicato, ed acclamato per Confo¬ 
lo, e per quella cagione è probabile, 
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che fia fatto in piedi. Le due colon¬ 
ne , che vi fono in veduta , dinotano 
la curia, o ’l luogo pubblico, ove do¬ 
vette feguire quella prima funzione . 
Nella delira tiene una mappa, o fiaP-J1* 
piccolo panno , piegato , e ravvolto 
infieme per una infegna della prefiden- 
za de’giuochi, ne’ quali il Confido,o 
altri magilirati, gettandola via, fole- 
vano dare il fegno. Ha pure in mano 
lo fcettro confolare ; ma i fa/ci fono 
in mano della figura , che rapprelènta 
Roma , la quale dandogli accanto, © 
abbracciandolo con la delira, lì vede, 
che vi è liata polia dall’ artefice per 
rapprcfentare il Senato . In cambio 
poi dello fcettro con l’aquila fopra , 
antica infegna del Confolato, ne tiene P'1^ 
uno nella fìnifira infignito nell’alto di 
una croce, la quale vi fu introdotta o 
per maggior religione , o per allonta¬ 
narli il più che poteva!! dall’antica fu- 
perliizione. 

L’effigie di Roma , polla accanto 
a Bafilio , fecondo il confueto , è ar¬ 
mata di morionej ha lamammellade- 
fira fcoperta > con una mano abbrac¬ 
cia Bafilio , e nell’altra tiene i fafci 
confolari. 

Sotto 
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p.*D* Sottole figure di Ballilo, e di Ris¬ 
ma fi veggiono quattro picciole qua¬ 
drighe in atto di correre all’ aggere , o 
rialto del mezzo del circo , alla cui 
efiremità vi fono le mete , terminanti 
in tre punte, fopra le quali Ranno Tei 
globi rapprefentanti fuova di Cafiore, 
e di Polluce, creduti Numi prefidenti 
de’ giuochi. Da una parte vi fono due 
piccole figure, una delle quali rappre- 
fenta fifléffò Confolo con la mano al¬ 
zata , quafi che di già avelie gettata la 
mappa per cominciamento. de’ giuo¬ 
chi i nella finifira poi ha un volume 
mezzo fvoltato , che forfè dinota la 
legge del combattimento, propoRa, o 
promulgata dal nuovo Confolo, e nel¬ 
la quale era fcritta la forta de’ com¬ 
battimenti , il modo da tenerli ne’ 
medefimi, i premj da diRribuirfi, le re¬ 
gole da offervarfi , i combattitori , e 
le loro coppie. I giuochi nel dittico 
rapprefentati alludono a quelli che fi 
folevano fare da i Confoli, fra i quali 
erano i principali i Circenfi. Oltre a 
quefìi però i nuovi Confoli davano al 
popolo altri fpettacoli, come cacce di 
fiere, ed altri di minor conto. 

Nell’ alto di quefio dittico fi leggo¬ 
no 
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no le feguenti parole: ANIC FAV'* 
STVS ALBIN BASILIVS V C ; 
cioè, tAnicius Fauflus ^ilbinus Bafilius 
Vir Clarifjimus : -nell’altra parte , che 
manca, doveano feguitare altre digni¬ 
tà avute da Balilio, e fpecialmente quel¬ 
la di Confoleordinario. Egli ha gran 
numero di nomi, fecondo l’ufanza de 
i tempi di mezzo dell’ Imperio , ne* 
quali così in Italia, come in Occiden¬ 
te , erano foliti i nobili averne molti. 
Nota il Sirmondo, che il nome pollo 
in ultimo luogo, non più era cogno¬ 
me , ma proprio e vero nome diceva- 
lì , con cui la perfona era conoiciuta 
e appellata . Il Confolo , che qui fi 
chiama Bafilio , non rapprefenta nè 
Cecina Bafilio Confole l'anno 463. nè 
Bafilio Giumore Confole nel 4S0. ma 
quel Rafillo , che tenne il Confolato 
fotto Giultiniano nel 541. e fu l’ulti¬ 
mo delle perfone private , che. ebbero 
quel magiftrato. Una delle ragioni 
per le quali il chiariìlimo Autore ili- 
ma doverli a quell’ultimo Balilio alfe* 
gnare il dittico, fi è, che de i var j e 
molti nomi, che folevano avere que¬ 
lli perfonaggj , alcuni ne pigliavano 
da’ maggiori per lato del padre, ed 
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altri dal canto della madre : onde a- 
vendo noi da Ennodio ( a ) che Fan- 

P*11'fio Ginniore Confole l’anno 490. c 
albino Confole l’anno 493. erano fra 
di loro parenti, fi può anche credere, 
che il noflro Bafilio, che ha avanti i 
nomi di Faujio, e di Albino, provve- 
nilTe da efli per difeendenza paterna , 
e materna > e così dee collocarli in 
tempo pofteriore a i fuddetti, che ri* 
fedettero Confoli dopo gli altri Balì- 
lj. Da una piccola laminetta di me¬ 
tallo quadra, e bislunga , che è in 
Roma appreflò il Sig. Marcantonio 
Sabatini, in cui, da una parte Ila fcrit- 
to con lettere d’argento incaftrate : 
SALVIS DD NOSTRIS ALBINVS 
FECITi e dall’altra : SALVIS DD 
NOSTRIS BASILIVS REPARA- 
VIT > li deduce forfè l’iftelfa coerenza 
della famiglia di Albino con quella di 
Bafilio. 

Confrontò in oltre l’Autore quello 
dittico col frammento di un altro dit¬ 
tico di avorio, del quale produce il di¬ 
segno , eftftente nella galleria del Sig, 
Marchefe Francefco Riccardi > e di 
primo tratto gli parve , per la fomi- 

(a) Epifl.XXU. lib.IT. 
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glianza della maniera, e fpecialmentc 
de’ ritratti del Confolo, che fono nell’ 
uno, e nell’altro , che quello fram¬ 
mento poteflè eflere la parte medefi- 
,ma, che manca del prefente ditticodi 
Bafilio: ma la diverfità della grodèz- 
za delle tavolette di avorio , e la mi- 
fura non corrifpondente dell’altre par¬ 
ti, e ’l vario fito de i buchi ferviti per 
gangheri dell’uno e dell’altro, lo fece 
accorgere , che ciò non poteva edere 
in alcun modo. Stima bene , che ef- 
fendo dati foliti i nuovi Confoli dif- 
tribuire più di un dittico, polfa ede¬ 
re il frammento di quello del Sig. 
Marchefe Riccardi , la parte di un 
dittico regalato da Bafilio medefimo 
nella deda congiuntura del fuo Confo¬ 
rto. In qued’ultimo fi vede una Vit¬ 
toria fedente, la quale tiene in mano 
un clipeo di figura ovata , in cui v’è 
’l ritratto in budo del Confole vedito 
di clamide. Sotto la Vittoriav’hauna 
grand’ Aquila , quafì in atto di fode- 
nerla . In alto fono fcritte le cariche 
attuali, e le avute del Confole , i cui 
nomi dovevano eder probabilmente 
fcritti nell’altra parte del dittico,che 
fi ò perduta, e poi V. C* cioaVìr Cia- 

rijji- 
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riffimus : ai che fuccede nel frammen¬ 
to' rimafto : ET INL EX COM 
DOM PAT COns ORD , cioè : 
Et Inlufiris Ex Comite DomejUconm 
Tatricius Confiti Qnlinanus. Nel cli¬ 
peo intorno al ritratto fi legge : BO¬ 
NO REIPVBLICE , fenza 1’ AE , 
dittongo, di che ven ha infiniti e fieni - 
pi nciic lipide antiche , E T I FE- 
RVM : che è una formola di accla¬ 
mazione popolare , quali in legno di 
dedderarfi che fiojfe fatto Confido ivi 
altra volta l’eletto. 

v venendo il chiariffimo Au¬ 
tore alia fpiegazione del terzo dittico, 
che è adornato- di facre immagini , 
fatto già pel Monafterio di Raxihona 
nella Marca, ed ora elidente nel mu- 
feo dome dico di elfo lui ; dice in pri¬ 
mo luogo, che anche la Chieda ebbe 
per varj uli i fuoi dittici, e lì fervi ta¬ 
lora anche de i Cambiari. Vi erano 
quelli , dove con una fipecie di cano¬ 
nizzazione fi fcriyevano i nomi de’ 
Santi , e de’,Prelati morti neiia co¬ 
munione Cattolica con fama di fanti- 
tà. Vi erano quelli, dove d regi lira- 
vano i nomi de Sommi Pontefici,de* 
Patriarchi, e degli altri Eccldìadici, 
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dcgf Imperadori, e delle Imperadrici ; 
tutte ancora viventi . Altri contene¬ 
vano i nomi di coloro , che offeriva¬ 
no nella Tanta Meffa, o quelli de’mor¬ 
ti nella comunione della Chiefa, pe 
quali fi doveva pregare, e fpecialmen- 
te de’ fondatori, e benefattori de’ fa- 
cri tempj } e finalmente gli usò la 
Chiefa per ifcrivervi i nomi de’ bat¬ 
tezzati di frefco: i quali tutti univer- 
falmente li leggevano nel tempo del 
divino facrifido j o più tolto il Dia¬ 
cono pigliando quelle tavolette , fug- 
geriva al Sacerdote i nomi di quelli , 
che vi erano fcritti: di che nel Cano¬ 
ne della Meffa fe ne trovano tuttavia 
alcune veftigie $ e come per antica 
concezione ed ufanza le Meffe fi cele¬ 
bravano ne’ Moniflerj, quindi à, che 
i Monaci avevano anch’ eglino i loro 
Dittici 5 benché avefferoanche alcuni 
ruoli, detti lS{ecrolog], folitileggerfi 
a Prima in alcuni luoghi, ove erano re- 
giltrati i nomi de’ benefattori, e di 
coloro, a’ quali aveffero i Monaci co¬ 
municate le loro preghiere, e conce¬ 
duta la loro fratellanza. 

Da queffo Dittico facro fi viene in p.aj$# 
chiaro, effcre flati in ufo i Dittici Ec- 

Tomo XXVlll B de- 
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clefiaftici colle facre immagini, da i 
quali fon nate le noftre Tavole dipin¬ 
te da altare, folite farli ne’ primi tem¬ 
pi a foggia di piccoli armad j da aprir¬ 
li, e ferrarli in più parti . Da quelle 
li pafsó a poco a poco all’ odierna for¬ 
ma delle Tavole, pofciachè primiera¬ 
mente quegli armadj, che anche giu- 
rtamente polfono chiamarli dittici, o 
polittici, a riguardo che aveano mag¬ 
gior numero di fportelli, li comincia¬ 
rono a tenere tutti aperti , e dirteli s 
dipoi lì fecero come tutti di un pez¬ 
zo , confervando però qualche cofa 
dell’antica figura ed origine, ertendo 
in molte parti, o nicchie dirtribuiti, 
ciafouna delle quali finiva di fopra nel 
fuo particolar frontifpicio a fello acu¬ 
to, o triangolare , a guifa degli anti¬ 
chi armadj, diftinte luna dall’altra , 
con la fcparazione di qualche colonna, 
ovvero d’altro ornamento . A quelle 

f>-iJ9*poÌ fuccedettero, benché molto dopo, 
le Tavole componenti una fola , ed 
unica illoria, benché ideale , e poi 
quelle rapprefentanti un folo fatto, e 
introdotte con intera regola. 

L’ufo di quelli Dittici iftòriati di Ca¬ 
ere immagini dovette crtere affai anti¬ 

co 



aAiiLUl»U ], 2 ^7 

co, elfendo flato molto adattato alla 
neceflita , che avevano i primi Cri- 
fliani, a cagione delle perfecuzioni , 
di mutare fpelfo le Chiefe, o i luoghi 
deflinati per le /acre radunanze : on¬ 
de, fe altrimenti le avellerò avute , e 
Aabilmente dipinte ne’ muri , le ave- 
rebbero fottopoflc agli flrapazzi, e 
inibiti de* Gentili . Da quello riceve 
non poco lume il CanoncXXXVI.de! 
Concilio Illiberitano , il quale così 
prefcrive : Tlacuit pitturas in Ecclefta 
effe non debere , ne quod colitur , aut 
adoratur , in parìetibus dspnngatur : 
con le quali parole refla ordinato, che 
le /acre immagini non lì dipingano Aa- 
bii mente fu i muri delle Chic fa e ciò 
a .riguardo della imminente pcrfecu- 
zione di Diocleziano : onde tornava 
molto in acconcio di avere le facre 
immagini in piccoli Dittici da poter¬ 
li in ogni accidente levar via con fa¬ 
cilità , e nalcondere. 

Ponevanlì quelli facri Dittici in tefla p. 
alle facre menle, come in oggi lì pra¬ 
tica nelle Tavole facre da altare.Con 
quella occalìone il chiariamo Auto¬ 
re parla del coflume praticato da’Cri- 
fliani ne giorni fedivi di adornare di 

B 2 vai; 
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var j arredi le Chiefe, diiìxibuiti in va¬ 
rie parti delle medefime, come fi rac¬ 
coglie dal Tontificaie, fiotto nome di 
Anafìafìo Bibliotecario , e da alcune 
miniature del Menologio di Bafilio, 
nella Vaticana elidente . Ciò che fi 
dice a quedo propofito nell’Opera , 
che riferiamo, merita particolare at¬ 
tenzione , e però ne rimettiamo cia- 
ficuno alla lettura di elfia. 

Gz. Venendo poficia l’Autore alla fipie- 
gazione delle figure, e delle lettere del 
Dittico Rambonenfe , dice egli, che 
alla parte delira in alto vi fi Icorge 1’ 
immagine del Salvatore, polla in uno 
feudo fedentito da due Angioli. Ri¬ 
flette , che le immagini di Gesù Cri- 
do fi folevano collocare nelle Bafili- 

♦ 

che, non folo tutte intere, ma anco¬ 
ra quali dimezzate , e col bullo fo¬ 
llmente collocato in un tondo, ficco- 
me la veggiamo in quedo ballbrilie- 
vo , ed altrove . Elfo Salvatore poi 
nella parte dedra del Dittico, in un 
luogo è rapprefentato penante , e in 
un’altro glorificato . A quedo fecon¬ 
do , che. è fodenuto , come fi dille, 
da due Angioli , alludono le parole 
fcrittevi fiotto : EGO SfJM IBS NA- 
" ' ZA- 
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Z A R E N U S. Nell’ effigie di Crirto 
penante , elfo ha la diadema infignita 
con la Croce . Sta confitto con quat-P-i6i* 
tro chiodi, fecondo l’opinione più co¬ 
mune degli eruditi , avvalorata dalle » 
immagini de’Crocifilfi più antiche ap¬ 
preso il P. Curti, il Lambecio , Mon- 
fignor Ciampini , e altri ferittori. L’p‘l64* 
ufo moderno di fare alle immagini de 
i Crocifilfi i piedi fopraporti l’uno all’ 
altro, e di rapprelèntarli confitti con 
un fol chiodo, è, probabile, che s'in- 
troducelfe a’ tempi delia rertaurazio- 
ne delle arti, avendogli così fatti Ci- 
mabue, eMargaritone, ne’loro gran 
Crocifilfi dipinti, che fono in Firen¬ 
ze nella Chiefa di Santa Croce: oltre 
di che e da avvertirli, che quella opi¬ 
nione , che il Redentore fotte con tre 
chiodi confitto , è fondata fopra due 
antichi fcrittorl , cioè Nonno , che 
vilfe nel V. fecolo , e l’Autore della 
Tragedia greca, intitolata, Criflo pa¬ 
ziente , attribuita da alcuni a S* Gre¬ 
gorio Nazianzeno,e da altri ad Apol¬ 
linare il vecchio, fe bene il vederla 
comporta, in quanto al metro, molto 
irregolarmente, la fa credere di auto- »*.*, 
re affai più recente .In cima di elfaCroceP-ì^y. 

B 3 fileg- 
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fi leggono follmente le parole R EX 
JUDJEORUM, feguitando probabil¬ 
mente l’artefice il telio di San Marco, 
che fole pur le ripone. I piedi di Cri- 
fìo fono confitti fu la fieffa Croce,e non 
fopra altro legno , che folTe a quella 
attaccato , e che fervilfe per reggere 
i medefimi , c per folìentamento di 
tutta la mole del corpo , comechè il 
contrario dimofirino molti fcrittori 
Ecclefiallici . Per altro quafi' tutte le 

.x66. fiacre immagini de i Crocidili fi tro¬ 
vano fenza quel fuppedaneo ; e quella 
fentenza è anche la più probabile , sì 
per riguardo all’odio implacabile de¬ 
gli Ebrei, che tutto mifero in opera 
per far più patir Gesù Crifto, sì per 
riguardo alle parole degli Atti Apo- 
flolici , e dell’Epiflola a i Galati , 
dove fi dice , che Crifto pendè fiofpe- 
fo fopra il facrofanto legno della Cro¬ 
ce . A fianco di lui fòno le immagini 
di Maria Vergine , e di San Giovan¬ 
ni Evangelica, che, fecondo il facro 
tefto, furono prefenti alla crocifilfio- 
ne. Quella è fatta in piedi, e non in 
atto di elfer venuta meno , e giace¬ 
re 5 e luna c l’altro tengono , per fe- 
gwo di dolore , la mano appoggiata 

alla 
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-lancia. Nella traverfa della Cro- 
o intagliate quelle parole: MV- 
EN, e quelle; DISCIPVLE 

2, dinotanti quelle dette da Gesù 
alla Santilììma Madre,e al diletto 
iolo. Aggiugne qui il nollro Au- P»16 7» 
che Monlìgnor Fontanini, fom- 
nte da lui venerato , gli ha 
otizia, che nell’infigne Colle¬ 
di Civitale nel Friuli conferva!! 
voletta di avorio, che ha for¬ 
cina Pace , fatta fare da Orfo 
del Friuli, in cui è intagliato un 
affo, e fopra la Vergine è fcrit» 
:EN. FIL.TVVS, cioè, Mu- 
: Filius tuus , e fopra San Gio- 

AP. ECCE. M. TVA,cioè, 
>/.° ecce Metter tua . Nella llelfa 
idi Civitale,e nella pitturadel 
ìlfo riportata dal Lambecio , 
eno che in quello Dittico, fo- 
■efse due figure rapprefentanti, 
ielle faci mal difegnate , il So¬ 
la Luna > e ciò per efprimere la 
olofa ofeurazione di quelli pia- 
feguita , fiuor dell’ordine della 
, nella pallione dell’autore del- 
efima. Sotto la Croce vi è fatta 
a , che al latta Romolo, e Re¬ 

fi 4 ino > 
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mo ; e ciò forfè , o per lignificare 1’ 
acquifto delle genti fatto dal Reden¬ 
tore, mediante la fua paflione, e Fob- 
bedienza all’ eterno Padre, del domi¬ 
nio delle genti rapprefentate nell’infe- 

i68.gna di Ronfiai o per dinotare la ftef- 
jfa città di Roma , in quanto elfa fu 
eolìituita da lui nel Principe degli Apo- 
ftoli, fondamento, e bafe di tutta la 
Religione Crillianaio finalmente per 
cfprimere nella Lupa l’Imperio Ro¬ 
mano . Sotto la Lupa leggefi quella 
infcrizione: ROMVLVSETRE- 
MVLV Sfcosì invece di J$emusy for¬ 
fè per vezzo fatto così dall’artefice ) A 
LVPA NVTRITI. 

La parte finii!ra del Dittico è ripar¬ 
tita in tre fpazj. Nel piu alto vi è la 
Madre Santilìima col fuo divino Fi¬ 
gliuolo, che le fìede infeno, tenuto 
da lei di qua, e di là gentilmente con 
le mani. Nota il Ducangio (a) che i 
Greci ebbero per lo più in ufo di di- 
pignere la Madonna in tal politura 
con Gesù nelle braccia. Ella ha in ca¬ 
po un velo, o panno bene accollo, e 
llretto al vifo, folito modo delle don¬ 
ne Ebree. Siede fovra un trono, e in 

vece 
fa ) DìffeYt.ifeinfot. av. mmìf?fj.n.XXX^ 
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vece del panchetto , folita aggiunta , 
anzi parte de’ troni , pofa i piedi fo- 
pra un guanciale nobilmente adorna¬ 
to: ellèndofi forfè allora introdotto 
ilio di tal guanciale , in vece di fup- 
pedaneo, a i troni, e alle fedie de’ 
Principi, come fi dirnoftra con l’efem- 
pio della figura di Balduino Impera- 
dore nel figillo di un fuo diploma, e 
con altri antichi monumenti. Alle due 
parti del trono della Vergine fiatino 
due Cherubini, guerniti di feiali, tut¬ 
te di occhi adornate, e con le ruote 
fo tto i piedi : di che tutto fe ne fpone 
il miftero. I loro capelli, non menop^e. 
che quelli del Crocififlo , che fia alla 
parte delira del Dittico, fono lunghi, 
e da una parte fola , ficcome allora 
forfè fi ufava dalle perfone più nobi¬ 
li, e riguardcvoli. 

Nel ripartimento di mezzo fono le 
figure de’tre Santi Gregorio , Silve- 
ftro, e Flaviano , veftite in abito la- 
ero , ed i nomi loro fi leggono nell’ 
infcrizione di fopra . Il primo di elS 
tien le mani ingefto di orazione, non 
però diftefo infuori , giufta il modo 
antico, a forma di croce, ma fecon¬ 
do il coftume introdotto dipoi, e pra- 
’. , B 5 tìcato 
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ticato per lo piu da’ Sacerdoti, quan¬ 
do celebrano , e profferirono le fiacre 
orazioni. Gli altri due Santi benedi¬ 
cono con la mano defil a, tenendo le di¬ 
ta accomodate alla greca , e tenendo 
in mano il libro degli Evangelj. T ut- 
te quefte circoflanze hanno la loró 
fpiegazione. I tre medefimi Santi han- 
no la fopravvefta della , con 
la quale i Greci furono foliti rappre- 
fentare per lo più i loro Vefcovi , là 
dove i Latini praticarono dì rappre- 
fentarli quali Tempre vefliti per di fo- 
pra della penula grande , o fia piane¬ 
ta . Sopra le fpalle hanno il pallio, il 
quale anche prima del IX. fecolo era 
di già ridotto ad una flrifcia di pan¬ 
no . Quello pallio nella immagine de 
i due primi fcende dalle fpalle in due 
ftrifce, che fi unifcono infìeme fui pet¬ 
to, ove in due luoghi fono legate ; là 
dove quello della terza figura è com- 
poflo, in forma particolare, di quat¬ 
tro delle medefime (irifce , che tutte 
vanno a finire in una quinta flrifcia, 
che torna nel mezzo del petto. 

Nello fpazio ultimo di quella parte 
del Dittico , vi è una figura , come 
di un’Angelo per aria , benché fen^’ 

ali 
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ali rapprefentato, ed è forfè l’Angelo 
porto per cuftodia al Paradifo terre* 
lire, per un’allufione al Santuario,ove 
il Dittico folea effere nelle folennità 
collocato, quafìchè, per conformarli 
in tal guifa alla difciplina della Chie* 
fa, con la fpada di fuoco , e con la 
sferza , voglia tener lontani dall’alta¬ 
re gl’indegni, ed i peccatori. Aggiu* 
gne l’Autore , che Monfignor Fonta¬ 
ni™ è di parere, che l’Angelo tenga 
una palma, ed un flagello, quella per 
premio della oflervanza, e querto per 
punizione della inoflervanza mona* 

rtica. 
Spiega poi il chiariamo Autore 

parole del Dittico , che fono quelle : 
CONFESSORE DNI SCIS GRE- 
GORIVS SILVESTRO FLAVIA- 
NI CENOBIO R AMBONA AGEL- 
TRVDA CONSTRVXI ; e fegue fot* 
to: QVOD EGO ODELRICVS 
INFIMVS DNI SERBVS ET AB* 
BAS j e più fotto : SCVLPI REMINE 
SIT IN DOMINO AMEN. Le quali 
parole in foftanza vogliono dire: ^ ono¬ 
re de’ Confejfori del Signore, i Santi Gre¬ 
gorio , Silvejìro, e Flaviano, donato al 
Monafleriodi Viatnbona^ il quale io ^AgeU 

B 6 tradii 
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ìruda edificai . il qual ( Dittico ) io 
Odelrico , infimo fervo del Signore, e 
Abate , comandai , che [offe [colpito 
nel Signore. Amen. Quelle parole, ben¬ 
ché rozze,fono l’anima di quello Dit¬ 
tico , arrecandoci cileno la notizia 
dell’infigne Monallerio di Rambona , 
pollo nella Marca, e fondato dall’Im- 
peradrice Agellrudct, moglie di Gui¬ 
do, e madre di Lamberto Imperado- 
ri. Quella notizia è corroborata e ÌI- 
luftrata da un diploma di Berengario 
dell’anno 898. comunicato all’Autore 
dal dottiilìmo P. Abate Bacchini, che 
lo ricopiò dall’archivio della Catte¬ 
drale di Parma : al qual diploma è 

T‘171)-cucito da piede un pezzetto di carta, 
in cui li legge la pace data da Beren¬ 
gario ad ella Ageltruda. Quella Prin- 
cipelTa , il cui nome, o per la diverfi- 
ta della pronunzia, o per errore degli 
Scrittori , in più guife fi trova ufa- 
to, è celebre ne’ monumenti , e nella 
lloria della fine del IX. fecolo. Fu fi¬ 
gliuola di Arechis, Principe di Bene- 
vento. In un diploma (a) dell’Impe, 

rador 

( aj Goldafi.Confi.Imperiai.Tom.III MabiU 
lon.Ann È enei. ai ano. 6gì. Parlai 
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raaor Guido , fuo marito , fi legge , 
che ella partorì Lamberto nel Mona- 
fìerio di San Ruffino di Valva , città 
vicina a Sulmona ,* e quello monalle- 
rio di San Ruffino era dipendente da 
quello di San Vincenzio al Volturno: 
onde elfo Guidò donò a quello di San 
Vincenzio l’anno 891. agli Idi di No¬ 
vembre tante libbre di oro puro, quan¬ 
te ne pefava il nato fanciullo,e di più 
ancora gli donò la Chiefadi San Mar¬ 
cello. Molte altre cofe erudite fret¬ 
tanti alla vita cd illoria di quella Im- 
peradrice fono riferite nel libro del Sig. 

Senator Buonarruoti, il quale anche di¬ 
moierà , che ella velli finalmente l’abi¬ 
to monacale, Ifandò però in cafa pro¬ 
pria. 

Termina egli per fine quella fua P* W 
dotta fatica con darci molte curiofe e 
pellegrine notizie intorno al monalle- 
ro di Rambona , per cui quello Ditti¬ 
co dall’Abate Odelrico fu fatto. Que¬ 
llo monallero , come fi ricava dal di¬ 
ploma di Berengario, fi diffe, fecon¬ 
do la fua prima, e vera denominazio¬ 
ne, ^Ay abona , quali ara bona , e ciò 
per le fode conghietture , che nel li¬ 
bro Han regillrate. Tifo è nella Mar-p,l8o° 

ca>„ 
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.ca, vicino al fiume Potenza nel ter¬ 
ritorio di Monte Melone, in difianza 
di tre miglia da Tolentino , e di due 
da Monte Melone. Quella Badia tro¬ 
vali al prefente data in Commenda, e 
fu unito alla medefima il Monafierio 
di Sant’Euftachio di Camerino, e poi 
anche il Priorato della Santillìma Tri¬ 
nità di Monte San Vicino , e tutti e 
tre fi dicono dell’Ordine di San Bene¬ 
detto . Gode la giurifdizione cpifco- 
pale,come nulliusdioecefis, e nel tem¬ 
porale ha grandiflìme immunità , e 
privilegj . Nella fua Chiefa ripofa il 
corpo di Sant’Amico , Monaco Ci- 
ftercienfe, del qual nome fu un’ altro 
Santo Monaco Calfinenfe , che fiorì 
verfo l’anno 1039. nato di nobil fao- 
gue nel caftello detto di Marte , nel 
Contado di Camerino . Si denominò 

p.:S 1. Monaco Hambonenfe , per efsere fiato 
qualche tempo nel Monifiero di Ram- 
bona, e fu feppellito in San Pier di 
Avellana. 

Quella Badia, benché ne’libri del¬ 
le tafse de’ Beneficj Confifioriali fia 
regifirata fotto titolo di Santa Ma¬ 
ria, anticamente portava il nome di 
S ara Flavi ano, che fu Patriarca di Co¬ 

llanti- 
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Rantinopoli. Avea quello titolo nel p.zSi. 
1081. lotto 1 Abate Cislerio, e lo con' 
ferva va anche nel 1^90. Il tutto è pro¬ 
vato con faldiffimì documenti. Sicco' 
me quella Badia fu fondata fui Unire 
del IX. fecolo, così anche quello Dit¬ 
tico Rambonenfe moflra di efser del 
medelrmo tempo. 

ARTICOLO I! 
* 

Defcnzìone di un Dittico di avorio dì 
BOEZIO Cvnfolo, che fi confidava in 
Brefcia nel Mufeo de' Si??. Barbi- 
foni. 

T ’ Occalione di aver parlato nell’Ar- xa V 
JLj ticolo antecedente de i Dittici dii- 
avorio , bravamente efpolli dal Sig. 
Senator Buonarruoti , ci dà campo 
molto opportuno di pubblicarne un' 
altro inlìgne del famofo BOEZIO, 
comunicatoci originalmente dal Padre 
Giulio Barbifoni , Prete dell’Orato¬ 
rio della Congregazione di Brefcia , 
nella cui illullre famiglia da molti an¬ 
ni addietro lì è conservato da’ fuoi 
maggiori, i quali con altri llimabiii 
monumenti l’hanno ereditato dal fu 

* 



’^ó Giorn. Db’ LbtTeràti 

Cavaliere Lodovico Baitelli, chiarif- 
fìmo Giurifconfulto della loro patria > 
al quale, Te fi potefie fcoprirc, come 
pervenuto efio folle, noi verremmo in 
cognizione a qual Chiefa fervifie, men¬ 
tre fu convertito di Confolare inEccle- 
fiaftico , ofia Epifcopale, ficcome ap- 
parifce da i due Iati interiori di efio. 
Noi abbiamo con tutta la maggior fe¬ 
deltà fatto intagliare in rame sì il Dit¬ 
tico medefimo confolare , come l’ec- 
clefiafiico, fecondo la grandezza, e la 
forma dell’originale, di cui ora fola- 
mente daremo un’ accurata definizio¬ 
ne , riferbandone ad altro tomo le fpie- 
gazioni, dappoiché gli eruditi fi faran¬ 
no pienamente foddisfatti nell’oflerva- 
re quanto di raro e notabile- abbrac¬ 
cia quello ftimabililìimo monumento 
dell’antichità facra e profana. 

In primo luogo è da avvertirli,che 
efio è tutto d’avorio , e in due pezzi, 
ma uniti infiemeper via di tre ganghe¬ 
ri , ciafcun de quali da una parte tra¬ 
panando in giu obbiiquamente , elee 
dal buco dell altra parte efleriore del 
Dittico. I gangheri nella tavoletta fi- 
nifira fono piu alti di quelli, che fo¬ 
no nell’altra , fjccome vedefi nel difè- 

gno;. 
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gno : e giù per mezzo a ciafcun di lo¬ 
ro trapala una verga , o baftoncino 
pure d’avorio, il quale empie quel va¬ 
no pofleriore , che è tra l’una e l’al¬ 
tra tavoletta : e tal baroncino è sì 

fattamente congegnato, che , quando 
il Dittico è chiufo, egli fi fcorge tut¬ 
to al di fuori -, e quando il Dittico è 
aperto, egli rifalta tutto al didentro 
nel mezzo alle due tavolette, nell’or¬ 
lo efleriore delle quali tuttavia fi fcor- 
gono i buchi , dove flava incaflrata 
la fìbula per ferrarle. 

Egli è notabile ancora , che la ta¬ 
voletta , dove è il nome del Confolo 
Boezio , quando il dittico è chiufo , 
viene a ilare nella parte di fotto ; e 
l’altra, dove fi continuano i fuoi tito¬ 
li, li riduce di fopra : il che ci fa ravvi- 
fare l’ufo di quelli Dittici effere flato 
principalmente, perchè fleffero aperti 
in qualche luogo riguardevole appref- 
fo coloro, a i quali fi donavano 5 poi¬ 
ché quello noflro Ila aperto in modo 
tale , che viene ad avere dalla parte 
delira la tavoletta col nome di Boe¬ 
zio , e dalla fìniflra quella de’ titoli 
di lui, i quali lèguono dopo il nome. 

Noi qui filmiamo fuperfluo il fer¬ 
marci 
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marci a defcrivere le due immagini 
con le infegne confolari di Boezio , Du¬ 
na alfifa, c l’altra in piedi , mentre 
l’intaglio baftevolmente le rapprefen- 
ta con tutte le lor circoftanzertalchè 
in quello particolare non ne rella che 
aggiugnere . Solamente avvertiremo, 
che oltre alle borfe , e foglie , che 
Hanno a’ piedi del Confolo , vi è la 
figura di una patera ; la quale come 
nell’originale è incavata, così nel di- 
fegno non lafcia vedere la fua incava¬ 
tura : e però ci è parato bene accen¬ 
narlo . Le lettere , che fono fotto il 
monogramma dell’una, e dell’altra ta¬ 
voletta , fono molto unite , e come 
attaccate infieme. In quella di Boe¬ 
zio fedente fi legge : 

NAR. MANL BOETHIVS VC 
ETINL 

Nell’altra del Confolo in piedi: 
EXPPPVSECCONSORD 

ETPATRIC 
Ma palpiamo alle parti interiori, cioè 
al Dittico ecclefìaftico. 

Quelle due parti fono originalmen¬ 
te tutte lifce, e ne’ quattro lati d’in¬ 
torno a ciafcheduna di effe , l’orlo , 
che e del medefimo pezzo , alzali al¬ 

quanto 
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quanto , e forma come una piccola 
cornice. Nella tavoletta delira, al di 
{opra , è dipinto da mano antichità- 
ma con fette figure in campo azzurro 
il miracolo di Lazzero rifufcitato da 
Crifio . La prima a delira non li può 
ben difcernere, effendo fmarriti i co¬ 
lori e i lineamenti di ella j ma la fe- 
guente in profilo, che è di Criflo Si¬ 
gnor noflro, con la diadema in capo, e 
co’capelli rolli, li diftingue affai be¬ 
ne, e Ila in atto di comandare a Laz 
Zero, che riforga, e di benedirlo , 
tenendo le dita Itele della mano delira 
alla latina. 

Il ve/limento, o fia pallio ricuopre 
la linillra del Redentore, e Jafcia feo- 
pcrta tutta la delira fpalla col braccio 
poco più oltre al gomito verfo la ma¬ 
no: il qual braccioè coperto dalla tu¬ 
nica interiore bianca : e quella cala 
giù baffo fino alle piante. Il detto pal¬ 
lio è di colore , che tira al rotàccio 
fmorto, e come di foglia fecca. I pie¬ 
di del Redentore fembrano ignudi, o 
in età almeno non diflinguefi il cal- 
ceo. 

Al lato finiflro vedefi la grotta fe- 
polcrale incavata nel faffo vivo , la 

quale 
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quale è alta alquanti gradini da terra, 
e nella fua bocca aperta vedefi alzato 
in piedi Lazzero , fafciato tutto all’e¬ 
braica , con la Faccia quali da bambi¬ 
no, e avvolta all’ intorno da un’ mili¬ 
ta . Lo fportello aperto della grotta, 
la quale ha ’l di fopra in forma di ca- 
fa, non ferve che a chiudere la metà 
inferiore della bocca della medefima 
grotta: talché l’altra metà fuperiore 
di effa bocca venia a reftar fenza por¬ 
ta e chiufura. Al detto fportello, il 
quale pare che lì chiudelle ed aprilfe 
in foggia di libro , Ita appoggiato 
Uno, il quale apparisce dalla metà in 
fu , rimanendo l’altra metà coperta 
dallo fportello. Coftui , che tutto è 
veftito di rollo, tiene il volto appog¬ 
giato alla mano delira in atto di me- 
ftizia, e tien dicefala finiftra, accen¬ 
nando col dito indice,che è pure dif- 
tefo , una figura proftrata giù baffo a 
terra fuori della grotta appiè del Si¬ 
gnore , come in atto di chieder gra¬ 
zia e mercè. Quella figura proftrata 
è tutta veftita e incappucciata, in abito 
di un fol colore, che è pavonazzo. 

Nella eftrema parte laterale di que¬ 
lla medefima tavola , cioè accanto al- 

- la 
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la grotta , fi veggono due giovani , 
l’un dietro l’altro, veftiti di fiotto con 
tunica bianca , e con pallio ficuro di 
fiopra. Il primo , che cuopre tutto il 
fecondo, fuorché nel capo, e alquan¬ 
to nella fipalla finillra , diltende fuori 
un poco la delira all’ insù in figura di 
ammirazione, o di fiupplica. Verfio il 
ginocchio nella tunica fi veggono chia¬ 
ramente imprelì'e a paro due macchie 
nere , l’una di qua , l’altra di là. E 
quello è quanto li rende offiervabile 
nella pittura della parte delira del Dit¬ 
tico l'acro. 

Palliamo ora alla finillra. Quivi j taV 
pure in campo azzurro, fi ficorgono ani, 
paro tre mezze figure, fiopra le quali 
fi legge cosi : GER.ONIMU AGV- 
STINV ( fic ) GliEGORIV. Que¬ 
lle definenze pajono conformi all’ an¬ 
tico dialetto Sardo, o Siciliano. Cia- 
fcheduna delle tre fiuddette figure , ha 
in mano un libro quadrato, e chiulò 
con due fibbie per ogni lato , ognuna 
delle quali con una borchia d'oro ri¬ 
tonda fi vede fermata di fiopra per la 
via di dentro. 

Quelli tre Santi fono lenza diade¬ 
ma col capo ficoperto , e con la che- 

rica 
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rica viabile nella fommità. I capelli 
di San Gregorio, che fta nella parte 
jfimftra, fon neri infieme col mento. 1 
Santo Agoftino, pollo in mezzo , è 
calvo j c San Girolamo ha i capelli ! 
folti , e canuti. Son tutti c tre con 
barba corta. Di fotto fono velìiti di 
tunica bianca , la quale apparifee al¬ 
quanto fotto al collo, e nella manica 
delira, in riguardo all’atto , col qua¬ 
le tengono la man diritta , come in 
politura di benedire , là dove la lini- 
lira è coperta dal libro, che ciafcun 
di loro ritiene. 

Il colore della fopravvelladi San Gi¬ 
rolamo ò feltro : quel di Santo Agolli- 
no tira al rolficcio o doretto ; e quel¬ 
lo di San Gregorio è nero . E notabi¬ 
le , che a quello fanto Pontefice cala 
giù dalle fpalle il pallio epifcopale 
bianco, e larghetto , e vien giù fino 
a tutta la figura, dove unito fi ripie¬ 
ga , ricamminando all’ insù. Da que¬ 
lla figura fi ha la vera forma antica 
del facro pallio , nell’ invelligarc la 
quale fappiamo , che il Venerabile 
Cardinale Tommafi fece grandilfimo 
lludio , lagnandoli di non elfcrfi po¬ 
tuto foddisfare a fuo modo per man- 

can- 
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atiza di antichi monumenti. 

Non lafceremo di avvertire , che 
mto negli orli delle tuniche, le quali 
rendono giù baffo, quanto nell’eftre- 
ìità delle maniche, li vede in tutte e 
re le figure una iottilillìma ftrifcia 
Dfla, qual più, e qual meno . 

In amendue quelle parti intenerì 
el Dittico, le quali da principioera- 
o lifce , come dicemmo, oltre alle 
)ofle figure , vi furono ferine fotto 
leune parole, le quali poi effondo Ita- 
i levate , ve ne furono ferine delle 
[tre. Or quelle effondo in gran parte 
Dnfumate, noi ne abbiam potute rac- 
nrre affai poche, le quali ci dinota- 
o una preghiera nella Me^fa per li 
'efeovi, e benefattori della Chiela , 
ve il Dittico di confolare fu fatto 
rclefiaftico. L’inchioliro delle prime 
ghe innanzi a Memento è roffo , fic- 
r>me pure fono ferini in roffo nella 
ivoletta delira i nomi de i tre Santi, 
fo fono dipinti nella fìnilira , con 
nella avvertenza però, che in quella 
nome di Santo A golfino occupa il 

rimo luogo , ficcome nella finifira 
ccupa la figura di quello Santo il luo- 
o di mezzo. Prima del Memento vi 

èia 
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è Ja Croce, fecondo il rito antico de 
Ci iftiani > i quali ve la poneano ir 
principio di ogni cofa. Le parole del 
la parte finiitra fon quali tutte affitte 
caliate, faivo la parola Rotpertus, che 
a grande llento appena vi Ir legge 
intagliatavi col ferro fopra l’avorio 
Vi dovevano feguire altri nomi, poi 
chà fono elfa parola li feorge il prin 
cipio di un'altra BI.... 

Quello ò quanto ci è accaduto di of 
fervare con molta attenzione fui ma¬ 
teriale di quello Dittico , differendo 
le necefsarie fpiegazioni del tutto ad 
altro tempo , e contentandoci adeffe 
di averlo efpoflo in tal guifa alla con- 
fiderazione degli eruditi. 

ARTICOLO III. 

Stanislai Santinblli,Congregatio- 
nis Somafcbtf, in Veneto Qymnafto E- 
loquentia ’ProfeJJ'oris ,de Romanorum 
Veterum Mobilitate Disertano. Ve- 
netiis , apud Jo. Baptifiam Recarti, 
1717. in S. pagg. 207. fenza la ta¬ 
vola delle cofe notabili. 

L’Opera preferite dirnollra ben chia¬ 
ro , che degnamente il P. Santi- 

nelli 
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nelli occupa nella noftra città quella 
cattedra, in cui fecero comparire con 
iomma lode la loro eloquenza ed eru¬ 
dizione perfonc le più infigni della no¬ 
ftra Italia, lìccome un giorno fi vedrà 
in una noftra Diflertazione. Ella è di- 
vifa in diciafìette Capitoli, de’ quali 
il primo ferve di dedicazione a Sigg. 
Riformatori dello Studio di Padova , p. 
e inficine di propofizione di quanto ha 
da trattarli in tutto il decorfo dell*. 
Opera fteffa. Confefsa modeftamente 
il dotto Autore nel primo ingrefso 
che la materia , oltre all’ efsere fiata 
trattata da altri , non è in fe fiefsa di 
molta importanza ; tuttavia rende la 
ragione, che I ha mofso a nuovamente 
trattarla , che fu l'avere prefa a /pie¬ 
gare nelle fue pubbliche lezioni lot¬ 
tava Satira di Giuvenale , che tratta 
della Nobiltà . E l’avere ìndiritta in 
Difsertazione a quelli grandi Senato¬ 
ri , Mecenati de letterati , e foprin- 
tendenti a tutte le bifogne letterarie 
della nofira Repubblica, e*dice, efse¬ 
re fiato per tefiimoniare i favori, che 
da elfi riceve , a cui principalmente 
egli dee fonor della cattedra che fofi 
tiene. 

Tomo XXVI1Ì. C In- 
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Indi brevemente efpofto il contenu- 
' to di tutto il libro, pafsa torto al fe¬ 

condo capo , che principia coll’ eti¬ 
mologia della voce Islobilis , derivata 
dal verbo nofeo, onde efsa trae il fuo 
primo lignificato, che è notus, o., co¬ 
me noi diremmo , notevole e degno 
d’ejfere cono/cinto, nel qual fenfovie- 
ne fpefso adoperata dagli autori che 
citanfi in comprova j e però dagli rtelli 
s’attribuifee a tutte !e cole, buone o 
ree , animate o no , benché per lo 
più s’adoperi in lode, e data agli uo¬ 
mini altro non lignifichi che illuflre 
di J'chiatta. Provali con alcune auto¬ 
rità quello fecondo lignificato efser na¬ 
to dal primo, non avendovi nullache 
renda piu note, e faccia meglio cono¬ 
scere le perfone , che la fchiatta illu- 
rtre,e lofplendor de’ natali. TS{obiliSy 
in queft’ultima e rtrettalignificazione , 
corrifponde al greco idytrìs, cioè bo- 
no genere , di buona fchiatta. Tutta¬ 
via parve al noftro Autore poterli d’u- 
«a tal lignificazione dubitare, mentre 
il Lipfio e ’l Sigonio dicono, che i no¬ 
bili appo i Romani giudicavanfi non 
dal lignaggio, ma dalle immagini ; 

p. r^. non genere , fed imaginibus . Ma poi 

fog- 



Articolo ni 5 r 
foggiugnc, che quegli fcrittori , tanto 
benemeriti deir antichità , ciò dicem 
do, altro lenificare non vollero , fe 
non che i Romani efsendo per nafci- 
ta o Patrizj o Plebei, non per quella 
nobili fi limavano, ma perchè avea- 
no le immagini. Per altro tant’ egli è 
certo, che nobile,anche prefso i Ro¬ 
mani , denominava!! ognuno dalla 
/chiatta, che ’! nomegenus fcnz’altro 
s’adopera da’ latini per denotare la no¬ 
biltà , e che apprefso loro vaglion lo 
fìefsò quelle due voci, nobìUs e gene- 
vofus. Che fé pure tra efse v’ha qual¬ 
che differenza, ella è, eh e generofus 
propriamente denota di ftirpe e fan- 
guc illuftre, là dove nobilis denota il- 
luftre per qualunque altra cagione j 
benché frane l’ufo invalfo che anche 
nobilis, e forfè via più fpefso che ge¬ 
nerofus , all’ eccellenza della fchiatta il 
riferifea . Accennato poi ]’ altro co¬ 
mune valore della voce generofus, cioè 
d’animo grande ed cccelfo , pafsa ad 
accennare alcuni altri iinonimi della 
voce nobilis, quali fono genere darò , 
ìli ufi ri, fplendido yalto, fublimi ,fum¬ 
mo. 

Nel .TU, cap, f] parla delle voci dsfa- « 
C a, 
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bìlisc l^obilior , in quanto furon co¬ 
gnomi di famiglie , e della voce 'Jty- 
bilifjhnus, in quanto ella fu titolo d’u- 
na particolare dignità . Egli è noto 
che Tslobilior fu cognome della fami¬ 
glia Fulvia in Roma: che qualche al¬ 
tra abbiavi portato il cognome di j 
bilis , lo affermò il Tiraquello; il no- 
fìro Autore lo mette in dubbio, efuf- 
ficientemente rifponde alle autorità 
che per la fua opinione addufse quel 
celebre Giurcconfulto > il quale fra 
gli affriche fuppone aver portato il 
cognome di 'Mobile ne arreca Onorio 
"Klpbile, collega d’Evodio nel confo- 
Iato , lotto l’imperio di Teodofio . 
Ma ’1 Padre Santinelli , illuminato 
dallo Spanemio , fa vedere che que¬ 
gli non eri Onorio lS{obile, ma Ono¬ 
rio Mijjìmo, così chiamato come 
figliuolo d’ Imperadore . E però fe* 
gue a dire che quello titolo folca dar¬ 
li a’ figliuoli degflmperadori ,• e cer¬ 
cando chi primo abbialo afsunto , 
crede anzi allo Spanemio, il quale 
afferma efsere fiato Commodo, men¬ 
tre ancora era Cefare j che al Bulen- 
gero il quale vuole efserne fiato Li¬ 
cinio Valeriano . Dall' efserfi coftu- 

mato 
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mato di dare quello titolo a* figliuo¬ 
li degl’ Imperadori, crede il noftro 
Autore efsernato, che anche alla fo- 
rella e a figliuoli di Carlo-Magno 
trovili dato, come ofservò il dottif- 
fimo Mabillone. Nè fidamente il ti¬ 
tolo di Nobilitiamo fi diede a’ Cefa- 
ri, ma con quello fi venne a lignifi¬ 
care altresì una particolar dignità , 
diftinta da quella di Cefare, e detta 
il ^obiliffimato, iftituita, com’ egli 
itima, da Coftantino il Grande , la 
quale fu tuttavia inferiore al Cofanet¬ 
to , con cui difegnavafi f immediato 
fuccefsor dell’Imperio. Altrecofe,e 
di rara erudizione, fi contengono in 
quefto terzo capitolo. 

Nel IV. arrecali la definizione del¬ 
la nobiltà , prefa da Boc2io : Vìdetur p. 
effe Tfobilitas quondam de merìtìs ve- 
nìens laus parentum ; e confutali quel¬ 
la di Giuvenale: 

Mobilitai fola efl atque ubica virtus ; 
moftrando che la virtù è qualche co- 
fa di più illuftre ancora della nobil¬ 
tà , ma che ella non è la nobiltà , 
altro efsendo virtù , altro chiarezza 
di fangue . Tuttavia confefsa l’Auto¬ 
re , che quello ftelso lufrro che chia 

C 3 mali 
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insali nobiltà , abbia origine dalla vir¬ 
tù , e debbafi da lei riconofcere, in 
quanto e’conviene,che grande fia la vir¬ 
tù di queiruomo , che col fuo merito 
ha da rendere illuftri tutti i Tuoi pode¬ 
ri . Pure per allusone a quella degna 
origine della nobiltà dalla virtù , egli 
{lima elfer derivato , che appo i latini 
lo fìefso importi efsere nobili genere, e 
honeflo genere. Il Gebardo a un luogo 
di Cornelio Ncpote lafciò fcritto : La¬ 
tini , quorum parentes cbfcuros dicere 
nolunt ac viles , ’vocant honejìos, gra¬ 
tin quadam fermonis. Ma qucft’afscf- 
zione fi confuta dal noflro Padre San- 
tinelli , mollrando che nè Cornelio 
Nepote , nè Cicerone addotti dai Gè- 
bardo, con tal maniera di dire mai non 
intefcro di lignificare natali, vili e ofcu- 
ri ; anzi e’ fìcgue a provare con molti 
palli di Livio, di Svetonio, di Afconio 
Pediano, e dello llefso Cicerone, che 
valefsero lo llefso hmeflrts e nobilis. 
* Quantunque conofchiamo valide 
le autorità recate fopra ’l vero fignifi- 
cato della voce koneftus , parlandoli di 
condizione e di natali, vorremmo tut¬ 
tavia,che ‘1 nolìi o Autore ci avelse filt¬ 

ro 
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tofopra qualche più attento rifiefso.’ 
Ma fappiamo aver lui prevenuto il no- 
fìro giudicio, e che in occalìon che e’ 
penlafse ad una riHampa, medita di di¬ 
re qualche cola di più efatto fu tale 
proposto. * Abbatte egli dipoi un’altrap, 
opinione,che verrebbe a diftruggere la 
definizione recata della nobiltà, ed è 
di coloro che afserifconoconfifter quel¬ 
la nelle ricchezze . Le ragioni e le au¬ 
torità recate contro sì fatta opinione y 
e le rifpofte alle autorità non fol d’Ora- 
zio,ma d’Arifi:otile,add'Otte da’Tuoi di- 
fènfori, pofson vederli nell’opera ftef- 
fa. Non nega però il dottillìmo Auto¬ 
re , che dalle ricchezze pofsa cagionar¬ 
li la nobiltà , benché mai vero non fih f 
che la nobiltà nelle ricchezze confifta. 
Quando le ricchezze dann’occafione all* 
efercizio di qualche illuftre virtrà, per 
cui alcuno venga innalzato al grado di 
nobile, all’ora, e’ dice, le ricchezze 
pofson chiamarli cagione di nobiltà, fe 
bene anche allora quella immediata¬ 
mente deeli alla virtù, che delle ric¬ 
chezze ne fece il buon ufo. Ciò avvie¬ 
ne qualunque volta il Principe nobilita 
la condizione di quegli,che grà fomma 
d’oro contribuifeono ne’ bifogni della 

C 4 repub- 
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repubblica > nel qual cafo afsai impro¬ 
priamente lì dice, che egli venda, ed 
altri comperi la nobiltà , dandoli que¬ 
lla in premio all’amore di chi la patria 
nelle urgenze ha fovvenuto . Lo ifefso 
a proporzione dee dirli ancor delle let¬ 
tere, le quali dando il modo di predare 
al pubblico importanti fervigj', il dan¬ 
no ancora d’acquiftare per loro premio 
la nobiltà . In tal forma l’Autore non 
vuole,che la nobiltà Ila nè la virtù,nè le 
ricchezze, nè le lettere, e che dalla foia 
virtù abbia ella origine, oquefta, fenza 
bifogno d’altro,li dimoftri,ofìdimoftri 
per occalìon delle lettere, e delle ric¬ 
chezze. Tuttavia in qualunque maniera, 
chi primo acquifta la nobiltà a fe e aa 
pofteri, quefti propriamente chiamar¬ 
li dovrebbe uomo nuovo, e nobili fo¬ 
llmente dirli i fuoi difendenti , ne’ 
quali derivali la lode che fu dovuta a 
chi primo de’ maggiorinobilitò la fua 
e la lor condizione. Che fe taluno fen¬ 
za merito di virtù vien nobilitato dal 
Principe, faran tuttavia nobili i fuoi, 
perchè lì prefuppone , come afferma 
il noftro Autore, tuttoché non vi fìa , 
qualche merito e virtù in chi ha otte¬ 
nuta tal grazia , licchè da efso lode ne 
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Viene a tutta la Tua difeendenza . 

Sciolto dò che opporli poteva alla P-4f* 
dcfìiiizion di Boezio , nel Cap. V. che 
liegue, provali direttamente efser elsa 
la vera che può darli della nobiltà; per¬ 
chè legghiamo prelfo gli autori,che per 
lignificare la nobiltà di chi che lia, fi fa 
menzione de’ fuoi maggiori, e per elfi, 
fi dice illuftre ; perchè affin di inoltrar¬ 
ne l’eccellenza , anche anticamente li 
coftumò di tefsere le genealogie delle 
famiglie ; perchè confervaronfi da’ Ro¬ 
mani nobili le immagini degli antena¬ 
ti , per darne a conofcere tutta la fe¬ 
rie de’ loro glorio!! afeendenti ; e per¬ 
chè prefso loro era illuftre il goderei 
diritti della gentilità, e quel che elfi di- 
ceano babere gentem : dalle quali colè 
tutte ben fi deduce dal noftro Autore , 
la nobiltà non efserfi altro creduta, che 
la gloria degli avi partecipata da' pofte- 
ri. Riferbandofr poi di trattare più fot- 
to del diritto della gentilità, e’ qui fog- 
giugne i varj lignificati, ne’quali pi¬ 
gliali da’latini la voce gens ; emoftra 
la voce nornen efserli da elfi adoperata 
per lignificare la nobiltà , forfè perchè 
nomen li riferifee propriamente alla 
gente > o, come noi diremmo, al cd- 

C 5 fato. 
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fato . Efpofto perciò de’ molti nomi 
tifati da’ Romani, quale fofse propria¬ 
mente il prenome, quale il nome, qua¬ 
le il cognome, e quale Yagnorne , come 
il chiamavano, e che a’ tre più comu¬ 
ni foleafi da alcuno aggiugnere ; cercali 
fe fofse proprio de’ foli nobili il porta¬ 
re tre nomi. Ciò pare che accenni il 
verfo d’Aufonio: 

Tres eQuìtum turnuy trio, nomina nobiliorum• 
Ma il P. Santinelli afferma col Polizia¬ 
no , che tria nomina ncc foli habebant 
nobiles, necuniverft. Prova egli fimo 
e l’altro, e diftintamente indi ragiona 
de’ nomi varj de’ liberti, e di que’ fore- 
ftieri che vernano graziati della citta¬ 
dinanza romana . Quindi prende!! oc- 
cafone di parlare de’nomi delle fem¬ 
mine. Primamente ftafserifce,che quel¬ 
le avcfsero prenome proprio ; e perche 
Giufeppe Caftalione in molte lapide 
da fe vedute e riferite, dice di non 
avervi mai olscrvati altri prcnomi,chc 
quello di Caja, comune per altro a tut¬ 
te le femmine in Roma ; il P. Santinel¬ 
li in prima dottamente rifponde , che 
anche "Prima c Tenia , in alcune ifcri- 
zioni riportate dal Caftalione , erano 
veri prenomi, come pure altri sì fatti 

no- 
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nomi ordinaii o numerali attribuiti al¬ 
le femmine. Ciò provali,perchè quefti, 
dati anche a’ mafchi, fon veri preno¬ 
mi ì perchè folevano eflì pure farfi di¬ 
minutivi, come gli altri nomi delle 
femmine , trovandoli e nelle ifcrizio- 
ni e prefsogli autori Primilla, Tenui* 
la, Ouintilla,, Quintula, da "Prima, Ter* 
tia, Quinta ; e per altre ragioni da ve¬ 
derli per entro l’Opera. Pofcia inquan¬ 
to al nome di Ca]a, falli vedere con au¬ 
torità e ragioni, quefto efser vero pre¬ 
nome , benché dato a tutte le madri di 
famiglia . Dipoi s apportano altri pre¬ 
nomi , onde folean chiamarli le fem¬ 
mine . Di qua pafsandoli a difcorrcr 
de’cognomi delle ftefse, tuttoché in 
quefta Difscrtazionenondicafì,che tut¬ 
te le femmine ufafsero il cognome,pro¬ 
vali però che l’ufafsero molte , ed anco 
le primogenite. Soleali alle femmine 
porre il nome ’l cognome dal padre , 
pure alle volte da altra famiglia lìpren- 
dea l’uno e l’altro ; ma più comune¬ 
mente il loro nome era quello del cafa- 
to paterno , il cognome o proprio d’ 
altre famiglie , o prefo fuori d’ognx fa¬ 
miglia . E per fine con una ifcrizione , 
recata dall’ eruditilfimo Monfig. Fon- 

C 6 tanini 
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lanini nel libro de Antiquitatibus Hor- 
tec, fi fa chiaro, che anche le femmine 
ufavano il cognome. Indi moftrato, 
la nobiltà efsere un bene proprio-di- chi 
la poflìede , e non bene dirli che el¬ 
la ha propria degli antenati, benché a 
loro fi debba, conchiudefi il prefente 
Capitolo. 

7°* In quel che fiegue, trattali del diritto 
dellagentilità. Si adducono le ragioni, 
per le quali pare che quello fofse pro¬ 
prio de foli pa.trizj , e quelle che lo 
provano comune anche -a’ nobili ple¬ 
bei , e lafciafi la cofa in dubbio . Non 
così lafciafi in dubbio, che quefto dirit¬ 
to della gentilità confiftefse nella ragio¬ 
ne fopra l’eredità e le tutele . E’ curio- 
fa la ricerca che fifa qui ,.onde fia nato 
che i nobili, nell’Italia, e altrove nell* 
Europadicanfi gentiluomini, mentre- 
chègentiles appo i latini nonfolo dino¬ 
tò que’ ch’erano dello ftefso cafato, e 
tra loro partecipavano i diritti della 
gentilità, ma eziandio que’ che vivea- 
no fenza le leggi romane, ecolfolo 
jus delle genti , cioè tutti i barbari, 
come chiamaronfi da’ Romani tali na¬ 
zioni . Il noftro Autore giudica con 
Marco Vejfero nella Storia d’Augufta, 
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cne l’ufo di così chiamare i nobili ha 
nato dal fecondo lignificato della voce 
gentilis. Alla ragione, che quegli n’ad¬ 
duce , che ne’ tempi baffi miglior fof- 
fe la condizione de’ Barbari che de’Ro- 
mani nelle provincie, il noftro Auto* 
re n’aggiugne dell’altre, fra le quali 
una fi è, ch’in que’ tempi infelici niuno 
affermare poteva di che fangue, e di 
che famiglia egli 11 fofse, il che fi co- 
nofcedal non efserci fiato in Europa 
tifo vernilo de’ cognomi, che apprefi 
fo noi fanno le veci de’ nomi degli an¬ 
tichi Romani. Prime in tutta Europa p 
ad ufare i cognomi fiffì, come oggidì è 
in ufo , furono le famiglie antiche de’ 
Nobili Veneziani, o fìat degli antichi 
Tribuni di quefte nofire ifolette. 1) 
dottifflmo Monfig. Fontanini ne reca 
la tefiimonianza d’un diploma Icritto 
nel DCCCCLXXXXll. regifirato prefso 
l’Ughello,dove il Doge Tribuno Mem- 
mo dona l’ifola di S. Giorgio maggio* 
re al Beato Giovanni Morofini, e a’ 
fuoi Monaci Benedettini. Quivi oltre 
a quelli di moltiffìme famiglie efiinte , 
fe ne leggono i cognomi di diciotto 
che ancora fiorifeono , tali quali in 
òggi fi ufano, e fono de’ Bragadini , 
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de Bembi, de’ Morofìni, de’ Contari- 
ni, de’ Badoari, degli Orii, de’ BafV 
Hi , de’ Dandoli, de’ Gradenighi, de’ 

. Marcelli, de’Longhi , de’Mori, de’ 
Barbari, de’ Boni, de’ Magni, de’ Giu- 
Bimani , degli Zeni, e de’ Cappelli. 
Quivi pure , come olferva dottamen¬ 
te il P.Santinelli, fi vede, quanto an¬ 
tico fi a Tufo de’noBri nobili delio ficri- 
vere il lor cognome, fpecialmentene’ 
pubblici Bramenti , indeclinabilmen¬ 
te irniente in o ; come altresì dallo Bef¬ 
fo fi fcuopre, che molti cognomi del¬ 
le famiglie Veneziane fieno derivati 
da nomi propr j. 

p. 84. ^ p| yjj £a vecjere^ cjie ja 

tà fu fempre in iBima appreflo tutte 
le nazioni anche più barbare. Divide 
pofcia con AriBotile la nobiltà in due 
claifi, luna detta, che tale da 
tutti e in tutti i luoghi è riconofciu- 
ta? l’altra kcctuti } che fidamente lo 
è in qualche luogo particolare. Equi 
l’Autore fcuopre uno sbaglio prefo dal 
Raderò, nell’avere giudicato,che Cur¬ 
zio attribuiflè agli Ateniefi la prima 
nobiltà , e la feconda a’ Lacedemoni ; 
e con tal occafione fpiega che fignifi- 
chi appo i Latini la frafe domi nobilìs. 

Qffer- 
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Oiìerva finalmente , cflfere fiato pro¬ 
prio d’ogni nazione lo flimare la fua 
nobiltà più illulire degni altra. 

Nel Cap. Vili, fi fa una digreffionep^f* 
per efaminare la condizione di Cicero¬ 
ne , cui il dotto Autore foftiene efle- 
re fiato nobile d’Arpino . Stabilisce 
pertanto, chela famiglia de’Cicero¬ 
ni colà fo/fe anticliMima , che il fuo 
primo fiipite fi a fiato Tulio Re de* 
Volfci , e che Tempre fia ella fiorita 
in Alpino d’uomini illufiri : e final¬ 
mente avendo rifpollo a quanto fuole 
opporli contra tale opinione , palla 
fenz’altro al Cap. IX. Qui premelfo jp.ioj 
che anche prefl'o gli antichi la nobil¬ 
tà d’uno era più chiara , c , per così 
dire, piu nobile di quella d’un altro ; 
tre condizioni richiede in quella no¬ 
biltà che dicefi di maggior luftro. La 
prima è l’antichità dell’origine ; la fe¬ 
condabile quefl’origine fia fplendida e 
illuftre, qual era di que’ Romani che 
vantavanfi di feendere dagl’Iddii , do¬ 
po i quali fplendida era la dipenden¬ 
za da i Re , a cui feguiva quella da 
uomini di gran virtù, quai credevan- 
fi coloro che avean goduto i magidra¬ 
ti curuli > la terza condizione ella c 

poi, 
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poi, che la famiglia fa Tempre /lata 
abbondante d’uomini grandi. Ma fe 
bene ofcurafi molto la nobiltà duna 
cafa, onde per qualche tempo non fie¬ 
no ufciti perfonaggidi nome,moflra- 
fi tuttavia centra lo Streinnio , non 
eifer vero,.che tra Romani , le fami¬ 
glie patrizie per mancanza di quello 
pregio o perdelfero la nobiltà, o con¬ 
tate veniflcro fra le plebee. 

F11!* Nel Cap. X. fi dà aconofcere che 
la nobiltà viene dal padre ne’figliuo¬ 
li , e che la madre quantunque no¬ 
bile non nobilita i figliuoli d’un par- 
dre ignobile, comechè per Ja madre 
ignobile s’ofcuri molto la nobiltà che 
i fuoi figliuoli hanno dal padre, tutto¬ 
ché nobilillimo . E però toglie!], ogni 
nobiltà agli fpurj, i quali contutto- 
ciò punto non fi vergognavano y ne’ 
tempi ofeuri , della macchia de’ lor 
natali , come raccoglie 1’ Autore da 
alcune carte antiche apprefso il dot- 
tiflimo Mabillone. 

Molte fon le ragioni, che nell’XI. 
Cap. sapportano contra il Lipfio,il 
quale credette, che alcuno appo i Ro¬ 
mani eifer potefse patrizio, fenza ef- 
fer nobile . Eccone alcune di elle in 

provo* 
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prova che tutti i patrizj furori nobili, 
i. Perchè ne’ primi tempi della na- 
fcente libertà chiamanhda Livio no¬ 
bili alcuni patrizj, nelle cui famiglie 
non ancora erano entrate le dignità 
curuli. 2. Perchè quando la plebe in 
Roma infiò, che l’uno de’Confoli fi 
prendcfse dal fuo ordine, proteftò , 
non di voler privare i patrizj della 
lór nobiltà, ma di volerne ancoreL 
la efsere a parte . 3. Perchè anche 
dappoiché in alcune famiglie plebee , 
per lo Tribunato de’ foldati con pò» 
deftà confidare, era pafsato il dirit¬ 
to delle immagini, chiamali da Livia 
col nome afsoluto di K^obiltà l’ordi¬ 
ne patrizio. 5. Perchè in ogni tem¬ 
po la nobiltà de’ patrizj parve efsere 
di maggior luftro , che quella de* 
plebei. 6. Perchè s’alcun patrizio fof- 
fe fiato non nobile , potendo tutta» 
volta divenirvi , fi troverebbe appref- 
fo gli Scrittori fatta menzione di qual¬ 
che patrizio Vomo nuovo, come tro¬ 
vai] chiamato chi degli altri ordini 
portava primo le dignità curuli nella 
fua famiglia. 7. Perchè gli Scrittori 
parlando de’ plebei , fovente accen¬ 
nano quali fofser nobili, quali no j il 
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che poi non fanno, quando parlano de’ 
patrizj i con che di moftralì, che l’or¬ 
dine di quefti era nobile da fe, e non 
così l’altro . Donde faviamente dedu¬ 
ce il noftro Autore, che veniva tofto 
ammefso al corpo della nobiltà, chi¬ 
unque era ammefso al corpo de’ patri¬ 
zi , dove molti furono trafportati or 
da i Re, or dal Popolo, or dagl’ Jm- 
peradori, fecondoi varj tempi di quel 
governo. E quefta a lui iembra ragion 
fulf ciente di concedere a’ Sovrani il 
poter follevare la condizione di chi¬ 
unque lor piace, e aggregarli alla no¬ 
biltà, chiamandoli Nobili, Patrizj , 
Conti, o con qualunque altro titolo di- 
ftinguanfì que’ del primo Ordine nel 
loro Stato. 

Succede il Cap. XII. che tratta deì- 
P^iPla nobiltà de’ Plebei -, indi il XIII. che 

parla de’ Cavalieri, o fìa dell’Ordine 
Equeftre. La nobiltà de’ plebei prin¬ 
cipiava dall’ ottenere alcun di loro i 
magiftrati curuli. Pure fe bene quella 
era la più illufire nobiltà, e forfè la 
fola , da che i patrizj accomunarono 
con èlfo loro i primi magilfrati ; tut¬ 
tavia giudica il P. Santinelli, che an¬ 
che prima vantalfe f ordine plebeo 
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qualche nobiltà, derivata in cllì o dal 
Tribunato della plebe , o dalla Que- 
ffura, o da qualche grande beneme¬ 
renza verfo la patria. Tal nobiltà pe¬ 
rò, confeffa l’Autore, effe-re fiata mol¬ 
to inferiore, non che a quella de’ pa- 
trizj, a quella degli fielfi plebei, do¬ 
po comunicati loro i magiiirati curu- 
li : onde anzi civiltà, che nobiltà noi 
la diremmo, Colui che primo intro¬ 
duceva nella fua famiglia la dignità 
curul’e , non chiamava!! nobile, ma 
uomo nuovo j al qual proposto vicn 
confutato il Sigonio , il quale filmo 
uomo nuovo efferfi ancora detto chi 
prendea la prima volta un maghi-rato. 

Intorno a’ Cavalieri, fi fa che perp.'144. 

entrare nel loro Ordine, aveafi riguar¬ 
do al cenfo , non alla fchiatta . Ri- 
fponde però il noiiro Autore a ciò che 
reca il Tiraquello in prova , che tal 
Ordine coflaffe tutto di nobili, e ino¬ 
ltra quale ftradaparticoiare apertafof- 
fe a’ Cavalieri , di confeguire la no¬ 
biltà fotto gl; Imperadori. Non rife¬ 
riamo noi ogni cofà a minutò , efor- 
tando anzi i leggitori ad informarle - 
ne più alla diflefa dall’ Opera fldfa. 

Volendo pofeia il P. Santinelli dh 
feen- 
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fccndere a trattar delle infegne proprie 
della nobiltà appreso gli antichi Ro¬ 
mani, ricerca prima nel Cap.XIV. fe 
anticamente fi ufalfero dalle famiglie 
infegne loro proprie , a fimiglianzadi 
quelle che in oggi fi tifano , e chia- 
manfi arme. Pare a principio , lui ade¬ 
rire alfopinione di quegli autori che 
ciò fi perfuafero $ ma in fatti egli Te¬ 
glie l’opinion del Velfero, che firmò, 
gli uomini per ifiinto naturale avere 
introdotto Tufo di portar qualche in* 
fegna propria , o nello feudo , o al¬ 
trove impreflà : ma non effere però mai 
fiate sì fatte infegne appo agli antichi, 
quali fon le noftre, fiabili, fife , ere¬ 
ditarie, ne formate fu le regole in og¬ 
gi prescritte dall’arte araldica. A pro¬ 
posto di tali infegne c’ è in quello ca¬ 
po alcuna co fa intorno gl’impronti, 
onde gli antichi coniavano le monete, 
e le immagini degli anelli a ufo di fi- 
gillare, come pure qualche cofa intor¬ 
no lo ftabilimento dell'arte araldica o 
blafone , come’1 chiamiamo. Il no- 
firo Autore qui fi fiupifee del Tira- 
quello , che fiali iafeiato ufeir della 
penna, che flemma in latino lignifichi 
\ infegne proprie-^ o fia l’arme delle fa- 
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fruglie. Stemma, altro non era che una 
corona o cerchio che vogliamlo chia¬ 
mare, in mezzo a cui dipignevafi l’im- 
magine d’un qualche antenato, il qua¬ 
le unendoli poi con linee o fogliami 
ad altri limili cerchi ed immagini , 
veniva a rapprefentare tutta la ferie de¬ 
gli afcendenti e difcendenti, difpofti 
fecondo i gradi della fucceflione, nella 
fteffa guifa che in oggi figuranfi gli 
alberi delle famiglie , per lignificare i 
quali anche noi tifiamo affai latina¬ 
mente la voce flemma. 

E qui opportunamente il Padre San- p.iSa. 
tinelli fallì a ragionar delle immagini, 
che preffo i Romani furono il contraf- 
fegno principale della Ior nobiltà, il 
che è 1’ argomento del Cap.XV. Que¬ 
lle immagini altro non erano che l’ef¬ 
figie degl’ illuftri perfonaggi di quella 
famiglia , efpreffe incera più al vivo 
che foffe poffibile , la teda però fola- 
mente , giuntovi fotto il titolo o ifcri- 
zione dinotante il nome , le dignità , 
e le gella dell’effigiato . Quelle cu- 
llodivanfi nell’atrio della cafa in certi 
armarj a ciò dellinati : ma perchè que¬ 
lli armar j non così di fovente s’apri¬ 
vano, elleriormente fu le loroimpollc 

fi di- 
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fi dipingevano quegli /lelìi volti , eh5 
entro fi coqfervavan di cera > e quelle 
pitture /lavano ognuna in un cerchio, 
legate infieme , come se detto alla 
voce flemma. Gli armar; folcano aprir¬ 
li in occafion di fare il funerale ad al¬ 
cuno di quella cafa, nel quale porta- 
vanii tutte le immagini i e mollrafi la 
maniera del portarvele , conciliando 
l’opinione del Lipfio con ciò che rag¬ 
conta Polibio . Scoprivanfi anche le im¬ 
magini in occafion© di allegrezza pub* 
blica o privata della cafa, e allora in 
oltre 0 adornavano con iftudio fpecia- 

p. 167. le, c fi coronavan d'alloro . Qualche 
cofa qui per incidenza dicefi delie /fa¬ 
tue e fpoglie che fuor della cafa, nel 
vellibulo , c fu la porta foleano ve¬ 
derli , ftabilendo il tutto fopra valide 
conghietture e chiare autorità . Con- 
fervavanfi nell’atrio quelle immagini, 
benché di ciò non v’avelfe necellità 
veruna, come il no/lro Autore dimo- 
ftra f e non folo confervavanfi quelle 
della paterna famiglia , ma della ma¬ 
terna ancora , e però colle nuove pa¬ 
rentele andava Tempre moltiplicandoli 
il numero degli armar; e delle imma- 

p.T7i.gini. ^Laminando egli pofcia,fefite- 
ndfero 
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nelle ro le immagini di que’ foli , che 
mito aveano qualche magiltrato cu- 
’iile , come diedi comunemente , ef- 
>ofte primamente alcune autorità di 
rullio, con cui fuole foflenerlì quella 
ipinione , e’ fa vedere, che tenevanli 
.ncora le immagini degl’Iddii, degli 
iroi, de i Re da chi vantavane da ef- 
ì l’origine ; e /lima probabile, che 
[nelle altresì de’ Sacerdoti, de’ Tribu¬ 
ni della plebe, d’ogni Senatore, an- 
i di chiunque renduto riguardevole 
ì fòlfe per qualche chiara virtù e be¬ 
nemerenza verfo la patria . Ciò fati! 
ie piu credibile , perchè da un paf* 
aggio di Plinio, ove narra, che tra 
e immagini degli Scipioni eravi quella 
.1 Scipione .Pomponiano , evidente¬ 
mente lì feorge, che anche l’immagini 
.'uomini da nulla, e fpregevoliliìmi fi 
onfervalìero e moftrafsero. 

E perchè l’Arduino , nelle fue No- 
fi a Plinio, adèrifee che quello Sci¬ 
none Pomponiano era Scipione co- 
;nominato Saluzione , di cui trovali 
menzione appo Svetonio, e Dione,e 
n un. altro luogo di Plinio , adottato 
la Pomponio Saluzione mimo ; per 
iimoftrare , contra lo fteflò Ardui¬ 

no, 
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no , che coftui era lo ftefTo mimo 
Pomponio , e che quefti fu adottato 
da Scipione , e che non fu Scipione 
adottato da Pomponio , difcorre qui 

P-'77-eruditamente il P. Santinelli, e dice, 
che l’adottato prendea i nomi tutti 
dall’adottante , aggiugnendo a quelli 
il nome della famiglia ond’era ufcito , 
con un leggieri cambiamento, irnien¬ 
te, all’ufo degli aggettivi, inanus , e 
dopo quefto ritenendo il cognome del¬ 
la ftefsa fua famiglia, niente mutato , 
e quale ufavalo prima dell' adozione . 
Mafeè vero,che l’adottato pigiiafsc tal¬ 
volta il nome dall’adottante, dandogli 
l’accennata fleflìorte in ctnus, come dice 
nelle fue Emendazioni Monfig.Anto- 
nio Agoftini, ciò fi dà a divedere ef- 
ferfi introdotto in tempi molto lontani 
da quelli, in cui viveva Pomponio Salu- 
zione . Che fe ’l Sigonio moftrò di cre¬ 
dere, che nonfempregli adottati defse- 
ro la fcritta mutazione al nome gentili¬ 
zio ,. fcopre il noftro Autore , efserfì 
egli ingannato, per efserlì abbattuto in 
alcuni, che dopo i nomi del padre adot¬ 
tivo, tralafciato il loro nome gentili¬ 
zio , foggiungon tofto il cognome del¬ 
la famiglia ond’eran nati, il quale mai 

non 
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non trovali avere patito mutazione ve¬ 
runa . E per molfrare che quefto co¬ 
gnome con la fua naturai definenz* 
fempre s’ulkfle dagli adottati, contro 
:iò che ne fcriffe lo ftdfo Monfig, 
Agoftini, negali, che’l figliuolo diM. 
Marcello adottato da P. Lentulo , fi 
:hiamalfe P. Lentulo Marcellino , ma 
nensì P. Lentulo Claudiano Marcello , 
benché per altro figliuoli e difcenden- 
:i di quello fia probabile che fodero i 
Lentuli Marcellini. 

OfTervafi oltracciò, che gli adot-P-1*1* 
tati, anche dopo l’adozione,fòleano 
rhiamarfi co’ nomi Ior proprj , fenza 
premetter quelli del nuovo padrp jnel 
qual cafo nè pure il nome gentilizio fi 
cariava : come pure s’oflèr va, che non 
ogni qual volta, che al nome gentili¬ 
zio fucccde un cognome finiente in 
znus, derivato da altro nome, egli c 
la credere, che colui eh e così chiama¬ 
to , fia pallino per adozione duna in 
un’altra famiglia. A quella digrelfio- 
ne porfe motivo quello ScipionePom- 
poniano, l’immagine del quale, dice il 
tioflro Autore , polla fra quelle de’ 
Cornei) fa vedere, che di chiunque vo- 
leafi , fi ferbava l’immagine , anche, 

Tomo XXniL D e’fog- 
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p.iS6.,'c’foggiugne , degli fteffi rei condan¬ 

nati, de’quali benché vietato fofle te¬ 
ner viva la memoria coll’onor dell’im¬ 
magine ', molti lor non negavano co¬ 
tale fegno di fiima,quando principal¬ 
mente fperar poteano di non eflere di 
ciò acculati. 

D’un altro contrafegno dell’ antica 
nobiltà romana fi parla nel Cap. XVI. 
cioè della lunetta, che affibbiava!! alle 
fcarpe > che era lina fibbia d’avorio in 
forma di luna crelcente , comune a’ 
nobili sì patrizj che plebei . Stimò il 
Tiraquello, che anche difiintivi della 
nobiltà foflèro fiati , la pretefia> por¬ 
tata da’fanciulli , la bolla aurea appe- 
fa al collo de’ medefimi, come pure le 
falere e gli anelli d'oro : ma ciò dal 
nofiro Autore fi niega , e le ragioni 
fon da vedere nell’Opera fieflà , ciò a 
noi non permettendo la brevità pre¬ 
formaci . 

P.J04. li Cap. XVII. e ultimo prima narra 
come alcuni per parer nobili, tali non 
offendo , ufurparonfi ingiufiamente 1* 
infegne della nobiltà, e come in ogni 
altra maniera ognuno proccurò fcm- 
pre d’effere creduto di natali piò iliu- 
ftri , di quello che in fatti e’ folfe . 

Tratta 
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Tratta dipoi de’collumi de’nobili , 
quelli appunto in eli! rintracciando , 
che loro attribuire Annotile nel fe¬ 
condo della Rettorica. E con ciò ter¬ 
mina quella Dilferrazione , la quale 
noi non dubitiamo che non fia per fa¬ 
re molto di nome al fuo Autore. Cer¬ 
tamente in elTa pare a noi , che nulla fi 
defideri, o mirili alla fceltezza e rari¬ 
tà delferudizione , o alla novità dell’ 
argomento da altri finora mai efpref. 
famente non trattato , o alla verità 
de’ ragionamenti , o alla purità della 
latina favella. 

ARTICOLO IV. 

Lettera de' Bagni di Parinolo, ferina aW 
Ecc.Sig. Mrìton Francefco Ber tini, ce¬ 
lebre Profeffore di Medicina in Firen¬ 
ze, dal Dottor Filaminio Pinelli, 

da Moni'Micino, Lettore fojUtuto di 
T^otomia nell'Vniverfità di Siena , e 
dedicata all’ Ill.Sig. il Sig.Cav. Muto- 
nio Vgolini, degni fimo Rettore dello 
Spedale Grande di Santa Maria della 
Scala della medesima Citta di Siena.ln 
Roma, per ^Antonio de' Beffi,alla 'Piaz¬ 
za di Ceri, 171 C.inq. grande, pagg. 
152 .lenza la dedicatoria, e l’indice. 

i D 2, Pri- 
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PRima di parlare , fecondo il no- 
ftro iftituto, delle cofe più nota- 

bilidi quella non meno utile, che dot¬ 
ta, e giudiciofa Differtazione, ci par 
conveniente il dare a’Letterati due no¬ 
tizie; l’una cioè dell’Autore, il nome 
del quale efce adeflo in pubblico la 
prima volta , e l’altra dell’Opera me- 
defima . Egli è dunque da Mont’Alci- 
no , Città dello Stato Sanefe, Tempre 
ferace di chiari, e fottiliflìmi inge¬ 
gni. Ha ftudiato, ficcome civien ri¬ 
ferito da perfona ben informata , e 

lineerà, con fommo genio , e profit¬ 
to per dieci anni continovi nell’Uni- 
verfìtà di Siena , dove ha Tempre da¬ 
to ottimi faggi della Tua perizia in tut¬ 
te quelle feienze, e facoltà , che pof- 
fono unicamente formare un buon me¬ 
dico i ma fingolarmente l’anno pala¬ 
to nelle cofe anatomiche, le quali fpie- 
gò, e dimoierò in pubbliche Lezioni 
con molta facilità, e chiarezza, in con¬ 
giuntura y che egli infegnava in quel 
tempo , come Lettore foftituto , la 
Notomia , la quale di prefente , per 
quanto ci viene avvifato , continova 
a fpiegarc , come Lettore afloluto, e 

prin- 
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principale . Intorno all* Opera poi fi 
dee avvertire non efTere la medefìma 
un lèmplice raccontamene , come a 
prima villa può parere ad alcuno a ca¬ 
gione del titolo, che ella porta di Let¬ 
tera ; ma bensì è da iaperfì, che contie¬ 
ne più e diverfè cole chimiche , fili- 
che , meccaniche, e mediche, elprefle 
con purgata tofcana favella, ed appog¬ 
giate alle più ficure , ed accreditate 
dottrine de’tempi noftri ; di modo che 
fi può riconofcere tutta infieme come 
compolla di cinque parti con ottimo 
metodo dilpolle l’una dopo l’altra . 
Così nella prima foddisfa l’Autore all* 
erudita curiofità di chi legge con 
una raccolta di documenti , e di me¬ 
morie antiche appartenenti a’ Bagni 
di Petriuolo,e con una delcrizione mi¬ 
nuta de* moderni rifarcimenti de’ me¬ 
desimi fatti fino al prefente. Nellafe- 
conda dopo aver premelso le opinio¬ 
ni de’ medici antichi intorno alla co- 
flituzione delle acque TetriuolaneX che 
da Petriuolo così a noi piace chiamarle ) 
con una lunga ferie di ofservazioni, e di 
fperimenti s'indullria di far palefe 
qual fi a veramente la loro compofizio- 
ne, e natura . Nella terza impegnan- 

D 3 dofi. 
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<lofi a fciogliere fa curioft problemi 
appartenenti pure alle lìefse acque, va 
fpeculando la maniera, con cui le me- 
defimefi generano nelle vifeere della 
terra, e come producano molte co- 
fé diverfe, ufeite che fono alla luce. 
Nella quarta premette un catalogo di 
tutti quei mali,per li quali con la con¬ 
tinua fperienza riconobbero profitte¬ 
voli le acque Petriuolane gli antichi 
profefsori di medicina , e difaminaor 
do la natura di ciafcheduno , rende 
ragione, perchè pofsano a i medefìmi 
efseredi giovamento . Nella quinta , 
ed ultima (finalmente tratta di tutto 
ciò, che fa d’uopo per l’ottimo re¬ 
golamento , che debbono tenere gl* 
infermi in tifando di quelli Bagni. 

p K Incomincia per tanto la Lettera , 
/bufandoli l’Autore col Sig. Berlini , 
ed allegando le cagioni del troppo in¬ 
dugio da lui fatto in foddisfare alle 
fue erudite domande , le quali, per 

. quanto li può comprendere , ficcome 
furono il motivo , che egli compilò 
quella utililfìma opera , così gli fug- 
gerirono il penfiero di dividerla con 
/ingoiare accortezza nelle cinque par¬ 
ti di fopra accennate . Dopo quella 

breve, 
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breve , e naturale introduzione fc n’ 
entra fubito a deferivere il fitodi Pe-pl 
triuolo, ed a rintracciare l’etimologia 
di quello nome ; il che adempito in 
poche righe, palla torto a decorrere p.,; 
dell’antichità de’ Tuoi Bagni , dimo¬ 
ierà ndo per via di manoferitti anti¬ 
chi, che 527. anni fa erano in pie¬ 
di : non foddisfàtto però di querto con 
forti conghietture moftra de’ medefi- 
mi un’antichità di gran lunga mag¬ 
giore , fino a perfuadere, che fieno fia¬ 
ti fabbricati la prima volta da quei 
Romani , che fondarono la Colo¬ 
nia Sanefe. 

Per riprova del credito, e della fa-P-f* 
ma, che ebbero anticamente quelli Ba¬ 
gni , deferì ve in primo luogo alcuni 
frammenti di fabbriche , e di edifizj 
antichi, che anche oggidì vedono in 
piedi a Petriuolo. Quindi & menzio¬ 
ne di un buon numero di autori tan-p.$. 
to dirtoria , che di medicina, iqua¬ 
li hanno difeorfo, e trattato de’ Ba¬ 
gni Petriuolani . Rifèrifce dipoi più P-7» 
e diverfe memorie antiche della parti¬ 
colare difiinzione , con cui dalla Sa- 
nefe Repubblica fu fempre ne’ tempi 
pacati riconofciuto , e contradirtinto 

D 4 querto 
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quello luogò , c ciò fenza dubbio fa- 
cevafi in grazia delle Tue acque, giac¬ 
ché tutta l’attenzione del Pubblico ad 
altro non poteva edere indirizzata, fé 
non alla confervazione , o all’accre- 
(cimento della loro fama .Efinalmen¬ 
te riporta un lungo catalogo di per- 
fonaggi illuftri, che furono in diver¬ 
tì tempi a fervirfi di quelli Bagni, de’ 
quali lappiamo , che maggior nume¬ 
ro racconterebbe , fe folfe fuo iftitu- 
to trattare de’ medelìmi la pura fio¬ 
ria. 

P-1 *• Dimoftrata con quelle fìcure ripro¬ 
ve l’antica fama di quelli Bagni, con- 
felfa ingenuamente l’Autore , avere i 
medelìmi partecipato non meno degli 
altri di tutta l’Italia, e di fuori anco¬ 
ra, dell’univerfale fcapitamento nella 
fama , e nel credito, fino ad elfere 
ftati abbandonati affatto , e deferti : 
dopo la qual confezione apporta il mo¬ 
tivo del moderno riforgimento loro, 
che dee riconofcere il Pubblico, per 
quanto egli afferma , dalla fingolare 
attenzione del Sig. Cavaliere Antonio 
Ugolini, Rettore dello Spedale di San¬ 
ta Maria della Scala . Poi va deferi- 
vendo le nuove fabbriche, che per lèr- 

yigio 
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vigio dell’acque, e de’Bagnajuoli vi fi; 
fon fatte. 

Dalla parte illorica , e concernen- P’1 
te pure materie di erudizione , fe n’ 
entra a difaminarela natura, e lacolli- 
tuzione delle fue acque. Prima però 
di fare olfervazione particolare intor¬ 
no alle medefime, o di tentare fperi- 
mento alcuno, per camminare con chia¬ 
rezza , rìferifce una per una le opinio¬ 
ni de’ medici antichi della natura di 
queffacque , c lafciando da banda le 
differenze loro meno elfenziali, fi de¬ 
termina di voler far ricerca folamen- 
te , le fi rinvenga a Petriuolo, fuori 
dell’acqua fulfurea , ed alluminola , 
un’altra del Bagno chiamato delle Vie- 
tre^ che dal Savonarola veniva ripu¬ 
tata per fulfurea,e benigna, e dal Bac¬ 
cio per fulfurea , alluminoci, e fèrri-p.r£„ 
gna . Oltre la ricerca di quelt’acque 
promette ancora in tal congiuntura di 
confiderare , e difaminare la colli na¬ 
zione di quelle del Bagno delle Cai- 
danelle, come quello , che per mol¬ 
te ragioni giudica appartenere a quei 
di Petriuolo , e del quale tutti gli 
fcrittori antichi fono fiati, d’ accor¬ 
do a credere effere l’acqua fulfurea, 

D f ■ alili- 
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alluminofa , e ferrigna . 
p. 18 , Per adempire a quefio fuo penfiero 

fi portò l’Autore a Petriuolo nel me- 
fe di Maggio dell’anno 1715. in com¬ 
pagnia del Sig. Giacinto Marchi, uo¬ 
mo di fomma fperienza nelle cofe chi¬ 
miche i e prima di ogni altra impre- 
fa moftra di avere applicato l’anii^b 
alla ricerca delle forgenti, che fi tro- 

JP vano prefentemente a Petriuolo* delle 
quali, avendovene rinvenute due fo- 
lamente, protefìa eflere le medefime 
della fieffiffima natura per ragione dell’ 
uniformità degli effetti, che in ambe¬ 
due gli avvenne di rincontrare, men- 
trechè poneva in opera più e divcrfi 
fperimenti , che dopo una lunga fe^ 
rie di offervazioni minutamente de 
fcrive, 

Sono quefie offervazioni una fioria 
diligentiffima di tutto ciò , che per 
via de’fenfì forti all’Autore d’invefii- 
gare intorno alle fue acque fenza por 
mano all’efperienze, delle quali fe noi 
yoleflimo darne precifa contezza , fa¬ 
rebbe di meftieri trafcriverle a paro¬ 
la per parola fuori del noftro afiunto. 
Sicché fi contentino i Letterati di fa- 
pere , che per maggio^ chiarezza fo¬ 

no 
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fio dipinte con numeri, contandofe- 
ne fino a dodici , ed acciocché delie 
medefime polla ognuno formarne un’ 
idea chiara , e dirtinta} ne trafcrivere** 
mo due delle più brevi. 

Oflervazionell. „ Qiie/l’acquatan-p.ao. 
to caldajche fredda è limpidilfima e 

99 crirtallina, ed in ifiato limile pofi 
y9 fiamo credere per lungo tempo con- 
95 fèrvarfi, perciocché quella* porzio- 
„ ne , che io per un mele* e mezzo 
35 ho cultodito ne’vali di vetro, non 
3, ha mai cangiata per alcun turba- 
3, mento la fua chiarezza. 

OlTervazionc III. „ U fapore di lei p. t u 
,j lubito levata dalla lorgente è lal- 
>5 ho, acido, mitiliimo, e grato, che 
» alquanto più Icoperto fi fa fentire 
>5 dopo raffreddata , ed a poco a po- 
» co fi cangia in un fàporetto più torto 
, dolce , che in fine lalcia nella lin- 
>, gua qualche fenfazione d amaro. „ 

B’ così efatta, ed arricchita d’infe-p.»?. 
*namenti, e di dottrine ltabili, e fi¬ 
gure la maniera, con la quale proccu* 
•a l’Autore, dopo quelle Ollèrvazioni, 
li rintracciare prima d’ogni altra co- 
a i gradi del calore delle fue Terme, 
die niente meno di erte farebbe d’uo- 

D 6 po 
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po tutta intera riferirla per utile di 
chi defidera efercitarfi in tal forra di 
materie j ma perchè da chi che fia li 
può con fuo comodo confrontare nell' 

f. *6. Autore medefimo > di qui è, che noi ci 
contentiamo di accennar fidamente , 
che ponendo egli in primo luogo fott* 
occhi per mezzo de due già noti Idro¬ 
metri del P. Efchinardi le gravità fpe- 
cifiche delle acque Petriuolane, rife¬ 
rendo le medesime non folamente fra 
loro, ma dimoftrando ancora con qual 
relazione fi tenga la gravità fpecifiea 
di ciafcheduna di dfe a quella delie 
acque piovane, infègnaii modo di po¬ 
ter ritrovare i gradi precifi del calore 
delle acque termali fuori delle forgen- 
ti, e dopo raffreddate j il che fi dee 
riputar certamente per uno de’ ritro¬ 
vamenti più utili , che mai fi polla 
defiderare da chi tutto giorno pone in 
ufo le acque minerali lungi dalle fca- 
turigini loro ,* concioffiachè intalgui- 
fa potrà fempre ognuno farle bere agl’ 
infermi, ed tifarle in altre forme tem¬ 
perate a quel fegno di calore, chedal~ 
la natura vien loro fomminiffrato nel¬ 
le vifcere della terra . 

£.331 Soddisfattoli della ricerca de’gradi 
del 
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*lel Calore pafsò follo a fperimentare,, 
fè veramente le ine acque contengano 
la miniera del ferro j il che tentò colf 
infusone di galla , ma quella non a- 
vendo per ombra cagionato loro il co¬ 
lor verde, o violato fcuro,comefuol 
fare, quando le acque fono ferrigne , 
conclude non edere in conto alcuno di 
tal natura . Quindi ritrovandoli un P*35V 
giorno nelle ftanze de’bagni perifperi- 
mentare, fe almeno folfero allumino- 
fe , e fentendoll offendere f odorato 
dall’odore vetriuolico , il quale fpira-- 
vano certe grume , che fi trovano ap- 
pefe alle pareti delle dette danze , in¬ 
cominciò a fofpcttare di nuovo della 
miniera del fèrro, e di fatto confèlfa , 
che fciolte alcune porzioni di effe gru¬ 
me nell’acqua comune, e de’ bagni con 
la giunta di certa galla polverizzata , 
Libito ne rifultò un bellijfllmo inchio- 
rtro. Laonde non folamente fi accertò 
della natura marziale delle accennate 
grume , ma di più prefè motivo di ri¬ 
tentare con nuove fperienze tanto l’ac¬ 
qua di Petriuolo, quanto quella delle 
Caldanelle. 

La prima fu, chefciolfe indue già- p. 3^. 
re d’acqua due giurte porzioni di fale 

4L 
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di tartaro, da che ne avvenne, in ve¬ 
ce dell’intorbidamento di color giallo 
aranciato,come accade,quando un Tale 
di tal Torta fi fcioglie ne’ liquori ferri¬ 
gni , e dalla precipitazione al fondo 
di una terra di fimil colore , che le 
dette acque acquiftarono un certo co* 
lore lattiginofo, e fi precipitò al fon¬ 
do una terra bianca, ed infipida. Al¬ 
trettanto dice cfler feguito dal me/co¬ 
lamento di quelli fedimenti coll’ infu- 
fione di galla. 

p La feconda fperienza confifle nella 
melcolanza della tintura rubiconda del 
zolfo con l’acqua comune vetriuolata, 
e con quella de’ bagni ; e dove nella 
prima vide nafcerne fubito un colore 
violato fcuro , nella feconda offervò 
rifvegliarfi un’ impetuofa fermentazio¬ 
ne , per cui acquiilò fui primo un co¬ 
lore gialletto , e dipoi appoco appo¬ 
co diventò limpida, precipitandoli al 
fondo una terra infipida ; e perciò de¬ 
duce da effetti cosi differenti non ef- 
lere il marte nelle fue terme. 

p. 40. Ma perchè non gli venga oppollo , 
che per quelle fperienze non gli fia 
fortito di /coprirlo a cagione del me- 
fcolamento di troppe cofe, pafià a rac* 

con- 
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contare l’evaporazione da lui fatta a 
fuoco lentiffimo delTacque tantodiPe- 
triuolo, quanto dalle Caldanelle ,cfac- P- 4*. 
cendo vedere, che i fedimenti loro , 
de’ quali ne raccolfe a ragione di un 
denaro, e mezzo per libbra d’acqua, 
mefcolaticolTinfufionedi galla,econ 
l’acqua comune impregnata di fale di 
tartaro, mai non produlfero quei can¬ 
giamenti , che fempre fuccedono , 
quante volte in quelli liquori fi fcio- 
glie qualche fale vetriuolico , fi con¬ 
ferma nella fua opinione, cioè, che 
Tacque Petriuolane non fieno ferrigne. 
In congiuntura però di queir ultime 
fperienze gli forti dì vedere, che Tin- 
fiufione di galla mefcolata con giufia 
porzione di quelli fedimenti , dopo 
qualche tempo acquilla un certo colo¬ 
re verdaccio . * Il che faccende egli 
vedere dipoi nato da tutt’ altro , che 
dal ferro, dee fervire di avvertimento 
a chi per un effetto limile con troppa 
franchezza afièrifee ritrovarli il ve¬ 
linolo in certe altre terme da fe fpe- 
rimentate , * 

Per mezzo di tutti quelli fperimen- p.^j 
ti conclude non elfere le acque Pe 

triuo- 

* Q$SERV4ZI0NE>* 
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triuolane di natura marziale ,e nò me¬ 
no eflere di tal Torta più e diverfe gru¬ 
me , che generano le ftelìe acque , & 
xiferva di quelle che egii defcrive all’ 
Ofs.IX. e X. che Tono quali tutte più 
e meno vetriuoliche. * La qual coTa 
Ter vi a! medefimo di motivo , come 
fra breve vedremo, di Tcoprire un ef¬ 
fetto curiofiifimo della natura intorno 
alle Tue terme, che dee Tervire di av- 
viTo per non inciampare in qualche 
grave abbaglio a chi tutto giorno fi 
applica agli fiudj , ed alle offervazio- 
ni di quefio genere. * 

Stabilito per certo eflère le acque 
Petriuolane prive affatto di Terrò, fran¬ 
camente afierifce nè pure efière allu- 
minoTe, che che in contrario ne al> 
biano lafciato Tcritto i medici antichi. 
Egli è indotto a creder ciò da diver¬ 
fe ragioni , e Tperimenti. Primiera¬ 
mente intorno a Petriuolo non fi ri¬ 
trova di quella terra proporzionata per 
la generazione dell’ allume j equifpie^ 
ga come quefio Tale fi. generi. In fe¬ 
condo luogo mefcolò dell’ allume di 
rocca polverizzato con le Tue acque , 
e Tubito fi rifvegliò un gran moto di 

fer* 

* OSS ERVAZ IONE, * 
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fermentazione: il che mai non fucca- 
cie, fe quello fale fi feioglie in qualche 
acqua alluminola. Interzo nè le acque P*44* 
Petriuolane, nè le grume loro fono di 
fapore acido-auftero, come neceflaria- 
mente è qualunque cofa partecipi dell’ 
allume. Non contento di tutto ciò, ad- p. 47. 
duce due forti riprove per togliere af¬ 
fatto qualunque preoccupazione , che 
nella mente di qualcheduno potelfè 
aver cagionato un’ ardita autorità di 
Gentile da Foligno. La prima è del 
fuoco, fopra cui fc fi gettano de’ cor¬ 
pi alluminoli, tolto fi veggono rigon¬ 
fiare , e ribollire ; il che non avviene 
de’ fedimenti delle acque Petriuolane, 
e delle grume loro non acide ; e Tal- P* 464 
tra del microfcopio per mezzo del 
quale mai non vide i fiali delle fue ter¬ 
me di figura parallelepipeda ettaedri¬ 
ca , come per fentimento del Gugliel- 
mini fono collantemente le molecole 
dell’ allume. 

Quanto crede elferfi ingannati gli 
antichi nel giudicare quell’acque ferri¬ 
gne , ed allurriinofe , altrettanto di 
buona voglia/s’accorda con loro nel ri¬ 
putarle folforate . Ma perchè fpelfe p.^ 
volte nel dar giudiciode’ millipervia 

deir, 
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dei]’ odorato c inganniamo , come a 
quello propofito racconta una floriet- 
ta curiofa a lui accaduta , di qui è , 
che per riprova di quella verità porta 
le olfervazioni delle monete d’argento 
le quali o immerfe in quell’ acque , o 
tenute per breve tempo nelle llanze 
de’ bagni lì tingono di color d’oro > 
lìccome ancora fa fanali!! delle gru¬ 
me , che la piu parte di loro ritrova 
oliere poco meno che per metà un pu¬ 
ro zolfo. ' 

p. 48. Per mezzo di tutti quelli fperimen- 
ti dice di aver rinvenuto nelle lue ac¬ 
que ( e più in quelle di Petriuolo, che 
in quelle delle Caldanelle ) fuori del 
folfo un certo fa le , che egli chiama 
nrinofo, il quale a cagione del fuofa- 
pore falfo-amaro fpiacevole forle par¬ 
tecipa della natura del fai marino , e 
del nitro , ed oflervato col microfco- 
pio, lì vede compollo di tanti paral- 

p. 49. lelepipedi elfagoni rettangoli. Gli ef¬ 
fètti , che confermano l’efillenza di 
quello fale nelle fue terme, fono il ri- 
bollimento, e la fermentazione , che 
nafce dalla mefcolanza dell’allume con 
1 acque loro ; il color verde, che ac¬ 
quila finfulione di galla, fedentro di 
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effe fi fciolgono i fedimenti di quei!’ 
acque , o le grume loro non acide . 
Vuole ancora, che fia riprova ficura P- J 
la foluzione del marte in forma di cro¬ 
co , qualora fi tenga immerfo in quell’ 
acque ; e finalmente adduce per con¬ 
ferma evidente il ribollimento, e la 
fermentazione , che nafee dal mefeo- 
lamento di quello fale con qualche fpi- 
rito acido , quante volte fia feparato 
dalla terra. 

Defcritta la qualità della terra, che p. j 
fi fepara da quefl’acque, la quale affer¬ 
ma elfer bianca, alcalina, morbida , 
e gentile, conclude, che l’acqua delle 
Caldanelle è uniforme nell’ effenza a 
quella di Petriuolo a cagione degli ef¬ 
fetti limili, che in ambedue confeffadi 
avere offervato nel porre in opera gli 
fiperimenti accennati. Vuole però, che 
palli fra di loro qualche differenza ac¬ 
cidentale , e che quella nafea dalla mag¬ 
gior dofie del fiolfo, e del fiale urinofio, 
che fi ritrova in quella di Pttnuolofio- 
pra quella delle Caldanelle. * E qui 
termina la feconda parte della Lettera, 
nel cui procedimento dimoflrando 
l’Autore ad evidenza la compofizione 

del- 
* OSSERVAZIONE* * 
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delle Tue acque molto femplice, e na¬ 
turale, non dubitiamo, che ciò lìa per 
far nafcere qualche dubbio nella mente 
di chi lì diletta di quelli lludj, fe di 
fatto lì debba riputare per cola certa * 
e lìcura, ciò che altri affermano delle 
loro terme ; cioè di avervi fcoperto 
fino al numero di otto componenti. * 

Si raggira la terza parte intorno al¬ 
la lòluzione di fei curioli problemi , 
come avvertimmo > fui principio de’ 
quali trafcriveremo ititoli, acciocché 
i Letterati s’invoglino di leggerelefo- 
luzioni apprellb 1* Autore , perocché 
ellendo fra fe ftellc grettamente con- 
nelfe per ragione del metodo dimoffra- 
tivo, con cui procedono , farebbe di 
mellieri, a darne un'efatta notizia, tra¬ 
fóri verle da capo a piedi fenza levar 
parola. Non mancheremo però di ac¬ 
cennare anco di quella parte alcune co-* 
fe più utili, e più notabili. 

p. Problema I. Come fi rilcaldino le 
acque nopre nelle vifcere della terra. 

Problema II. Perchè ne’ tempi pio- 
voli , o difpofti alla pioggia 1* odore 
fulfureo de’ noftri bagni ha più inten¬ 
to, e s’eflenda a maggiori diftanze. 

Problema III Perchè la mattina di 
buon! 



Articolo IV. 95' 

buon* ora fi trovino piene le fianze de* 
bagni d’un vapore di zolfo fimile ad 
una folta nebbia, che poi fi dillìpa x 
mifura, che crelce il giorno„ 

Problema IV. Di che collino, e co¬ 
me fi producano tutte le materie, e tut¬ 
te le grume deferitte all* Ofs. IV. V, 

VI. VII. 
Problema V. Come fi generino il 

fale fungofo, e le grume acide deferìt- 
te all* Ofs. IX. eX. 

Problema VI. Perchè quello fale, p.J4* 
e quelle grume fiano vetriuoliche, ben¬ 
ché nelle acque di Petriuolo non villa 
punto di marte 

S’introduce il Sig. Pinelli nella ma¬ 
teria propolla con riferire , e confu¬ 
tare di pafsaggio le opinioni di molti 
fìlofofi antichi , e di alcuni moderni p, yy; 
ancora, intorno al lòtterraneo rifcal- 
damento delle acque termali. Dipoi 
fa tre fuppollij l’uno , che il monte 
di Petriuolo , dalle radici del quale 
fcappano le fue acque, è abbondantif- 
fimo di pietre bige da far calcina c 
da ciò ne deduce, efser cofa probabi¬ 
le , che fi ritrovi della miniera loro 
nelle parti più addentro del medefimo: 
in fecondo luogo, che in efso vi fio¬ 

tto 
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P'*>7' no delle miniere fulfuree > ed in terzo 
finalmente, che vi rigiri in gran co¬ 
pia di quello fpirito falino acido fot- 
tifitfìmo, che produce e pietre, e fall, 
e metalli , accoppiandofì , ed intri¬ 
candoli con diverfe terre. 

Suppoife quelle cole, fa vedere non 
* ’ efsere fuori di propofito , che le fue 

acque faturandoli dell’accennato fpiri¬ 
to falino acido , pofsano ribollire , e 
fermentare con la terra delle miniere 
delle pietre calcane , che incontrano 
nel cammino loro , e così ribaldarli 
in quella guifa appunto, che fi ribal¬ 
dano due liquori uniti infieme , de’ 
quali l’uno fia alcalico, e l’altro aci¬ 
do. 

p ^ Rifponde all’ obbiezione, che po¬ 
trebbe efscrgli fatta, cioè, che ilfolfo 
fia quello, che compartifca il calore 

p.6o. alle fue terme j e torto fe n’entra a 
fpiegar con chiarezza la maniera con 
la quale s’impregnano le fue acque del¬ 
la terra alcalina , del fiale urinofo, e 
del folfo, che entro di loro feppe rin¬ 
venire per via dì tanti fperìmenti. 

Quindi fi avanza a fpiegare,comele 
p-ói. acque di Petriuolo frappando dalle vi- 

fcere della terra ripiene fra le altre 
colè 
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cele di zolfo tenuto in agitamento, ed 
in moto dal fuoco , debbano /pirare 
per ogn intorno l’odore folfòrato > e 
come efso odore fi faccia feti tire più 
grave , e per maggiore di danza ne* p-6» 
tempi piovofi , o difpodi alla piog¬ 
gia j perocché efsendo appunto allora 
1 aria meno grave , conforme dimo- 
fira per mezzo delle dottrine baro- p'c* 
metriche, ha meno forza d’innalza¬ 
re 1 efalazioni fulfuree a grande altez¬ 
za , le quali redando perciò nella più 
bafsa circonvicina regione de’ bagni, 
non folo agumentano l’odore lolfbra- 
to , ma dilatandoli ancora per uno 
Ipazio maggiore, cagionano il mede- 
limo in più didanza dell’ordinario. 

Per mezzo di un vago /perimento 
fa vedere fenfibilmente il Sig. Pinelli, P'64’ 
che l’efalazioni del folfo, le quali s’in¬ 
nalzano dalle acque Petriuolane, unite 
co vapori acquoli fparfi per aria, fono 
quelle appunto , che compongono la 
nebbia folforata , che fi trova nelle 
danze de’bagni . Perchè poi quefta p.6*. 
del sa nebbia vi fi rinviene /blamente 
la mattina, di modo che dopo poche 
ore di fole affattofvanifce j di qui è, 
che egli fe ne pafsa a dar conto di quel 

do 
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fto curiofo problema , lafoluzionedel 
quale è parutobene a noi riferire tut¬ 
ta intera per dare un faggio a’ Lettori 
del modo forte e ficuro, e della chia¬ 
rezza con la quale cammina l'Autore 
nelle fue fpeculazioni. 

„ Nò molto avrò di pena ( dice 
5, egli ) a fpiegarmi, fuppofte le cofe 
„ già ftabilite, imperocché, feève- 

ro , che la nebbia aqueo-ftdfurea 
„ de’ noftri bagni compongali dall’e- 
,, falazioni del zolfo, e dalle piccole 
,, particelle dcllacqua attenuata in va- 
„ pore, come l’addotto fperimentoci 
,, può far credere , allora appunto 
„ una tal nebbia li andrà generando 
„ nelle ftanze di Petriuolo , quando 
„ in che non folamente 1’ esalazione 
„ liilfurea, ma i vapori dell’acqua in 
,, conveniente dole li troveranno . 
„ Perchè poi quella nebbia non è di 
„ continuo nelle dette llanze, ma fo- 
„ lamente nel tempo accennato, farà 
„ certo ancora, che non tèmpre nel- 
„ le medelime li ritrovano i dueprin- 
3, cip;, cioè l’cfalazione, ed il vapo- 
3, re, che la compongono. E perchè 
„ finalmente l’efalazione fulfurea mai 
3, nelle flange non manca, quando in 
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» effe non fi fcorge la nebbia, ciòla- 
„ rà certamente pel difetto del vapo- 
5, re acquofi), e Infognerà confeffare, P- 
3, che quello tal vapore non fi elevi 
33 dalle acque fognanti de’ bagni, ma 
3, dal di fuori dentro alle lorofonze 
,, ne venga. Palliamoadelfopiùavan- 
„ ti. Le fonze de’ bagni altra aper- 
3, tura non hanno , nè altro sfoga- 
„ mento, fe non verfoil fiume,dun- 
„ que di lì, c non d’altronde potran- 
„ no penetrare le parti dell’acqua, che 
„ fono una parte della materia afelio. 
„ nebbia acqueo-fulfurea. Anzi a prò- 
3, porzione , che tali vapori acquofi 
,, per le dette aperture verranno a 
,, fomminifixarfi, fempre più folta , 
,, e denfa farà la nebbia , e fecondo 
„ che quelli o mancheranno , o eef- 
„ ieranno d’entrare, la nebbia anco- 
„ ra farà più tenue, e a poco a poco 
„ feemando , affatto poi celierà. Se 
„ dunque dimofoerò chiaramente , 
„ che gli accennati vapori acquofi a 
„ proporzione , che va crcfccndo la 
„ notte , in maggior copia debbono 
„ penetrare nelle fonze de’ bagni, ed 
„ al contrario fempre in minor copia 
,, ve n’entrano a mi fura , che crefee 

Torno XXVlll E „ii 
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„ il giorno, faciliifimamente fi com- 
„ prenderà d’onde nafca, chela nojflra 
„ nebbia aqueo- fulfurea coll’accen- 
33 nata legge fiabile , e ferma, e fi 
33 generi, ed ifvanifca.,, 

„ Ora elfendo , come più volte 
3, ho detto, i noftri Bagni fituati a 
,, riva del fiume Parma , mi concede- 
,, rà cialcheduno il fuppollo, che di 
3, continuo da quelle acque correnti 
3, s’innalzino de’ vapori, e fpezial- 
3, mente , quando il fole è fopra il 
3, Polirò orizzonte. Concioifiachè al- 
„ lora, mercè della fua fòrza, rime- 
3, fcolanfi coll’acqua in gran numero 
3, que’ rapidiilìmi corpicciuoli fali- 
3, no ~ aerei, che agitati da unama- 
3, teria fottiiiffima, fuoco fi chiama- 
3, no, e che mettendo in tumulto, e 
„ rotando k molli, e fleilibili mole- 
„ cole dell’acqua , formano alla fine 
,, con eflà certi invifibili globuletti, 
3, compofti e di acqua, e di etere, e 
„ di fuoco ; e confeguentemente in 
„ fpecie più leggieri dell’aria , giac- 
„ chè il fuoco,e l’etere fono duecor- 
„ pi di gran lunga meno gravi di lei. 
,, Or quelli globuletti di menomiffi- 
„ mopefo non fola mente vengono fol- 

„ levati. 
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„ levati dalla forza dell’aria iti fpecie 
,, più grave di loro,eome appunto dal- 
yy la medefima fi follevano , e fi fan- 
„ no volare in aito quelle bolle, che 
„ fanno per trafililo i fanciulli, fof- 
yy fiando nell’acqua imbevuta di fapo- 
5> ne con fottililfimi cannellini ; ma 
„ Tempre più eglino s’innalzano a mi- 
„ fura, che s’aumenta la forza del fuo- 
), co : o purè arrivati a lina grande 
,, altezza, fajnno ivi equilibrio coll’ 
„ aria , e lo conlervano, fino a che 
yy detta fòrza non ifcema. Perchè poi 
yy quella fòrza del fuoco , più che 
>, crelce la notte fi va perdendo ; di 
yy qui è, che que’ medefimi globulcc- 
yy ti, che fra giorno la più bafTa cir- 
,, convicina regione dell’aria non oc- 
„ cupa vano, a poco a poco fe ne caIa-P*68. 
,, no, e la riempiono nel farfi notte, 
„ trovandoli così inficine con molti 
,, altri nondiflimili globulctti, i qua- 
„ li continovano ancor di notte a di- 
„ partirli dalle acque del fiume , ma 
yy non più alto della balla regione 
,, dell’aria polfono follevarfi, perchè 
„ di poco fuoco, e di poco etere fo- 
„ no comporti. Effendo adunque,più 

che crelce la notte , l’aria d’intor- 
E z „ no 
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,, no a no/tri Bagni Tempre piùripie- 
„ na di quelli vapori, neceifariamen- 
„ te ne debbono penetrare in mag- 
„ gior copia dentro Je noftre flanze , 
„ dove ritrovando l’efalazioni del zoB 
„ fo , più. che altrove ivi trattenute 
„ pel poco sfocamento , che hanno 
55 ( e noti che tutte 1aperture di quelle 
„ flanze voltano al fiume, e così fo- 
„ no nell’ottimà Umazione per lice- 
„ vere i vapori di lui ) vi generano T 
5, accennata nebbia acqueo Sulfurea, la 
,, quale poi dee necdTariamente man- 
» care,giacche col crcfcere del gioì*- 
„ no a più alto fegno venendo fofpin- 
» ti i vapori del fiume , per la ra- 
» gione poco fa flabilità , celfano di 
„ penetrarvi. „ 

p. Non meno di quella dilettevoli, 
ed utili fono ancora le foluzionì degli 
altri tre problemi ; ma ferialmente 
del quinto, e del fello, nel primo de’ 

p. 71, quali difeopre l'artifizio naturale e mec¬ 
canico , con cui le acque Petriuolane 
generano in molti luoghi, i quali già 
mai non bagnano certe grume acide , 
e certo Tale fungofo parimente acido ; 

¥■/}• e nell altro dimollra chiaramente co¬ 
me avvenga, che quello Tale, e quell? 

grume 
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grume fìano di coftituzione vetrino- 
lica , giacché dalle acque de Bagni af- 
folutamente non la partecipano,eden* 
do affatto prive del ferro, comeafuo 
luogo fece vedere. Uche lembrerebbe 
per certo molto difficile a concepir¬ 
li , fe evidentiffime non fodero le ri¬ 
prove , che adduce per conferma di 
quella fua nuova feoperta, da altri fino 
ad ora, per quanto noi lappiamo, in 
altre forme non mai odervata. Ci divi- 
damo perciò,che il Sig.Pinelli fiaper 
rifeuoterne affiolutamente lode parti¬ 
colare, e dilìima, conciolliachè, ol¬ 
tre la fomma diligenza , che in ella 
fa conofcere di avere ufata nel dilà- 
minare le fue acque, di gran lume può 
fervire ancora nella dottrina genera¬ 
le delle terme, la quale quanto falla¬ 
ta appoggiata ne’tempi antichi a’prin- 
cipj falli, ed a conghietture deboliffi- 
me , ben fi comprende dalle ofierva- 
zioni di quello chiaro Autore, che fra 
tutti gli altri , i quali fino ad ora fi 
fono efercitati in quella Torta di fèu¬ 
di non tiene aflolutamente l’ultima 
luogo. 

Per rifpondere alla penultima do-p.77« 
manda del Sig. Dottor Bertini', per 

E $ cui 
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cui decelerava Capere , a quali malat¬ 
tie confèrifcano le acque di Petriuo- 
lo, e per introdurli nella quarta par¬ 
te della Lettera, fi dichiara primiera¬ 
mente l’Autore, che eflèndo l’arteme- 
dica figliuola deH’efperienza, non può 
foddisfarlo col Colo appoggio de’me¬ 
dici moderni, ma che gli fu d’uopo 
fervirfi dell autorità degli antichi, i 
quali con lunga fperienza offervarono 
diftintamente le operazioni di quell’ 

P 7$• acque nella cura de’ mali 3 e qui porta 
un lungo catalogo di tutte quelle ma- 
lattie,che per fentimentodi cinque Au¬ 
tori antichi, cioè diventile, di Ugo- 
linojdi Alengo,del Baccio,e del Savona¬ 
rola , dallemedefime fi curano .Quin¬ 
di paffa a difeorrere delle virtù gene- 

p. % 1. rali delle fue acque alfegnate loro pa¬ 
rimente dagli antichi, e fa vedere, che 
meglio fi accordano con la teorica d’ 
effe da lui flabilità 3 alle quali virtù 
aggiugne l’energia , che hanno di rad¬ 
dolcire i fughi acidi , e gli acrimo- 
niofi ancora. 

Ciò fuppofto, fe n’entra a difami- 
nare con la feorta delle migliori dot¬ 
trine moderne, e con l’autorità degli 
Scrittori in effe più accreditati, lana- 

tura. 
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tura , e le differenze di ciafcheduna 
delle malattie riferite, da che cavando¬ 
ne le opportune indicazioni , fa vede¬ 
re come a quelle Soddisfanno lefue ter¬ 
me; ed in tal guifa colli tuifce leme- 
delime in grado di medicamento ra¬ 
zionale , che per lo paffato come em¬ 
pirico venivano adoperate . Si defide- 
ra per tanto, che ciò facciano tutti co¬ 
loro , che lì pongono a fare la noto- 
mia delle acque termali, acciocché in 
quello genere ancora relii fempre piu 
illultrata, ed accrefciuta la medicina. 

Le malattie , delle quali difeorre , P-8i* 
e per le quali dimollra convenienti le 
fue acque, fono la fordità, ed il tin¬ 
nito degli orecchi ; la paralilìa ; la con¬ 
vulsione > i tremori delle membra ;1’ 
epiidlìa; il catarro; il dolore del ca¬ 
po ; il catarro del petto ; le ollruzio- 
ni della milza , ed i flati . Da quelli 
palla a’mali elterni,e fono la rogna jp.^. 
la lebbra ; la morfèa ; i lattimi ; i 
favi ria tigna; le piaghe, e Specialmen¬ 
te quelle edematofe ; la gotta, dellap.ioj 
quale tratta faviameute e con accor¬ 
tezza ; ed in ultimo accenna alcuni 
mali delle donne , de’ quali fi ri-p.io* 
porta alle dottrine addotte nella fpe- 

E 4 cula- 
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dilazione dette' altre malattie, 

p.1 • Apportate fe ragioni , perchè, la 
virtù delle fue terme non nafca dallo 
fpirito acido , che dalle medcfime con¬ 
tinuamente trafpira ; ma bensì dagli 
altri principi loro, cioè dalfolfo, dalla 
terra alcalina,e dal Tale urinofo,fcen- 
de l’Autore all’ultima parte della Let¬ 
tera, in cui tratta diffufamentc della 
maniera precifa di mettere in pratica 

p. m. ^ flie acque. Confiderà primieramen¬ 
te quali corpi, e di qual temperamen¬ 
to fi pollano fottoporre all’ufo di elle ; 
ficcome ancora quale debba elfere il 
preparamento loro prima della ba- 

^ 1 U gnatura. Determina le llagioni più di 
propofito per andare a Petriuolo, per¬ 
vadendo efier quelle di Settembre, d* 
Ottobre, d’Aprile , e di Maggio . 
Quindi fupponendo , che due fiano 
gli ufi generali delle acque termali, 1* 
uno interno, e l’altro cllerno , fa ve¬ 
dere con forti ragioni, che anche il 
primo, di cui potrebbe nafcer dub- 

P-i-i.bio, è proprio delle acque Petriuola- 
ne. Perchè poi l’ufo cllerno è quel¬ 
lo, che tutto dì fi pratica a Petriuo- 
lo,di qui è , che fa menzione diftin- 
ta dell’immerfione, della doccia , del 

fo- 
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fomento, e della lobazione, infognan¬ 
do non folamente il modo più facile 
di porre in ufo quelle operazioni, ma 
determinando eziandio per quali ma¬ 
lattie ciafcheduna di loro è più con¬ 
veniente, e più propria. Deicrittainp. 129. 
ultimo la dieta, che debbono olferva- 
re i bagnajuoli per tutto il tempo del¬ 
la bagnatura ; e la cura , che fi deb¬ 
bono avere dopo di elfa , chiude 
gentilmente la Lettera al. Sig. Berti- / 
ni, o più tofto la lìia intera , e bene 
intefa Diflertazionc fopra i Bagni di 
Petriuolo, nellp quale.crediamo, che 
gli eruditi non avranno che defidera¬ 
re intorno a ciò , che appartiene a’ 
canoni più accertati per difaminare 
con metodo , e con ragioni fifìco- 
fperimentali qualunque acqua termale. 
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ARTICOLO V. 

Giunte ed Ojjervaxioni intorno agli Sto¬ 
rici Italiani, che hanno [crino lati¬ 
namente , regiflrati da Gherardo- 
Giovanni Volilo nel libro JIÌ. de 
Hiftoricis Latini s. 

DISSERTAZIONE XVIII. 

XCIII. 

PAOLO ATAVANTI, FIO¬ 
RENTINO , dell’Ordine (a) de’ 

Servi, ec. ) Quel poca , che dice il 
Volilo intorno a quello Scrittore , è 
flato al folito ricopiato a parola per 
parola da lui dabCatalogo degli Scrit¬ 
tori Fiorentini fcritto dal P. Voc danti, 
che quivi più didimamente ne parla 
a c. 240. e fegg.La famigliadegliAT- 
TAVANTl, ovvero ATAVANTI, 
come il Volilo ed altri la ferivo , di 
cui fu quello dotto e pio Religioso, è 
fiata nobile fin negli antichi tempi in 
Firenze. Venne da Val d’Elfa, ficco- 

me 
(aj Xoff.f.6%o. 
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me fcriveUgolino Verini (a) in quel 
ve rio: 

Elfa Attavàntes , gemitque Mncifa 
Capite $. 

Il cafato di lui è malamente ftorpiato 
da Ferdinando-Leopoldo del Migliore 
( b ) il quale trattando nella fua Firen¬ 
ze illuflrata del Convento della Nun¬ 
ziata de’Padri Serviti, chiama il no- 
Aro Paolo erroneamente F. "Paolo Ta¬ 
ranti , (cambiandolo forfè con quel 
F. Jacopo Tavanti, Teologo anch’egli 
dello flelfo Ordine , meflò dal Poc- 
cianti (c) tra gli Scrittori Fiorenti¬ 
ni , fe bene fi trova edere egli flato 
dalla Pieve a Santo Stefano, terra del 
Dominio Fiorentino. 

Frale altre co fe compilò un dialogo 
dell’origine de’ Serviti, e lo dedicò <t 
Piero di Cofìmo Medici. L'originale fe 
ne conferva nella Biblioteca Medicea ) 

Di quefl’Gpera inedita del P. Attavan- 
ti, efifiente nella fuddetta Biblioteca, 
il Sig. Abate Salvino Salvini ciha fom- 
miniftrato le feguenti notizie. Ella e 
in forma di ottavo in carta pecora nel 

E <51 Ban- Sa ) lib. UT. de llluflrat. Florentièp.’J S. 
b ) Firenze Illuflrata £*284» 
c) CataLieript.Florent.pM' 
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Banco xxi i1. num. xxi. Principia con 
quello titolo in lettere d’oro: Dialoga 
Fr(itris Vauli Fiorentini de origine Or- 
dinis Seruorum ad Tetrum Coirne inci¬ 
pit . Segue poi dio Dialogo con que¬ 
llo proemio : Cum ad "Vetrum Cofme 
'virum quippe afpeffu jocundum , & 
multarum rerum periculo gravem , 
Marianus MLntiftes fama & gloria Ce¬ 
lebris venìjfet : ejufque comitandi cau- 
fa Leonardus eodem perrexijfet , in- 
auditam inufitatamque omnium ve¬ 
runi cognitionem, Cu denique incredi-, 
bilem ac pene divinam e]ufdem Cor- 
tonenfis Epifcopi fapientiam fuis au- 
ribus intonale explorate fapientie efl : 
ut nullius ingenii tantum fit officium, 
nulla dicendi aut fcribendi auttoritas 
que prò rei hominumque dignitate lau¬ 
derà dignam exornare poffetyec. Dice 
poi in elio proemio , che il detto, 
Lionardo luomaeftro( che forfè èanch’ 
egli un religiofo Servita);lo animò 
a dipendere quello Dialogo, ove in¬ 
troduce il medefimo Piero de Medi¬ 

ci interrogante intorno, all’origine di 
ella Tua Religione , e Fra Mariano \ 
Servita, Velcovo. di Cortona, rispon¬ 
dente. Quello Fra Mariano, figliuolo 

' . di 
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di Un Giovanni, fu del cafato de’ Sai- 
vini, i quali al tempo di quello Pre¬ 
lato avean goduto di lunga mano, e 
godevano pure allora i primi onori 
della Repubblica Fiorentina . Egli fu 

infigne Teologo , lodato nelle fue 
lettere dal Ficino, e morì in Firen¬ 
ze nel 1476. Ebbe alto grido tra i fa- 
eri oratori del luo tempo , e lafciò 
Opere dopo di fe, e accrebbe la li¬ 
breria della Nunziata di Firenze, ove 
fi vede il fio ritratto coll’arme pro¬ 
pria della famiglia de’ Sigg. Salvini, 
che in oggi efifte . Comincia poi il 
fuddetto Monfignor Mariano a par¬ 
lar il primo nel dialogo in quella giri¬ 
la : Efjlagitajìi & me [ape numero Te¬ 
tre, ec. E lo flefso Mariano finifee il 
dialogo con quelle parole : Ego vero, 

refpondit Marianus,ut]am domimired- 
eam , diva Firginis volunUitem in 
hoc ducem crederem. 

Scriffe parimente la Vita del B.Fran- 
cefco Sanefe , dell Ordine de' Servi ) 

Dice il Poccianti, che l’Autore la de¬ 
dicò al Pontefice Pio IX. 

Fece anche un libro delle lodi di Fi¬ 
lippo Fiorentino, rifonnatore dell'Or¬ 
dine de'Servi)cioè di San Filippo Ee- 

vizzi , 
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nizzsi, che fu creato Generale dell’Or¬ 
dine l’anno 1267. e mori Tantamente li 
22. Agolto del 12S5’. 

Dell’ opere illoriche del P. Atta- 
vanti non dovea il Volilo tralafciare 
la Vita del B. Cioacchino, del medefì- 
mo Ordine de’ Servi, che pure è ram¬ 
memorata dal P.Poccianti, da cuieflar 
Volilo tutte le notizie di quello Scrit¬ 
tore avea prefe. Quella Vita fu diret¬ 
ta dall’Autore al P. M. CriHoforo, Ge¬ 
nerale del medefimo Ordine . Ella fi 
trova manofcritta in un codice della 
libreria delia Nunziata di Firenze ,fo- 
pra il qual codice fattone una copia i 
PP. Bollandilli, l’hanno dipoi pubbli¬ 
cata alle llampe negli vitti (a) de’ 
Santi de i XVI. Aprile. Sopra la co¬ 
perta del codice fopradetto in carta¬ 
pecora fi leggono le fedenti parole s 
Memoria bella & auwentica Vita B. 
Joachini Senenfisy Magiari Pauli Ku 
tavanti Fiorentini Ordinis Servorum , 
qui obiit anno MCCCCXIX. alatis 
fua LXXX. Il tìtolo di ella Vita fi è 
quello : Vita B. Joachini Senenfts Ordi¬ 
nis Servortm S. Maria , per Vatrem 
Paulum Florentinum digefia , ad Ma- 

fa ) Aprii. T. IL M15* & fetf. 
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gìflrum Cbriflopbortm Ordinis Servo- 
rum Generalem. Quello Generale relTe 
la Tua Religione dall’anno 1461. even¬ 
ne a morte l’anno i486. Il P. Arcan¬ 
gelo Giani, Fiorentino, Servita, ne¬ 
gli .Annali del medefimo Ordine, fcri- 
ve (a) Magifirum Paulurnde Atavan- 
tibus Florentimm Vitam B. Joacbini , 
qua habetnr ms. in bìbliotbeca Ann un¬ 
tiate , fcripfiffead Pium II. Tontificem 
Maximum : ma da quanto abbiamo 
detto , fi vede , aver qui equivocato 
quello Scrittore nel credere diretta al 
Pont. Tio IL la Vita del B. Gioacchi¬ 
no , che veramente è indiritta al Ge- 
neraleCriftoforo : lìccome lo Hello Gia¬ 
ni confella in altro (b) luogo, ove a 
lungo ragiona di quello inlìgne Refi- 
giolò. 

E perchè gli Annali del Giani fon 
molto rari, e in ellì fono moltecofe, 
che illuftrano la memoria del P. At- 
tavanti, noi non perderemo quella oc- 
calìone di regillrarne i luoghi al no- 
llro propoftfo confaccenti. Egli adun¬ 
que nella II. Parte di elfi. Annali im¬ 
presi in Firenze da i Giunti nel 1621. 

in 

( a> Cent.I. lib.VI. in annotat .ai cap.V. 
• (b) lib.V.oapII.]?.75. 
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in 4. (a) gli fa quello elogio : Mit- 
gifler Paulus Atavantes, nobilis Floren- 
tinus y vir undequaque dottiflìmus , & 
in concionando apprime facundus . Al¬ 
trove ( b ) parlando degli Autori, che 
hanno fcritto la Vita di San Filippo 
Benizzi : Idem quoque fecerunt Taddeus 
yAdamarius ( dee dire Tbaddeus ^Adi- 
m.arius ) & Paulus Attavantes , noftri 
Fiorentini Tatres : E più fotto (c ) par¬ 
lando del Capitolo generale fatto a 
Vetralla nel 14S5. Die igitur Mercu- 
rii 25. Mail omnibus Tatribus in Atr- 
cem coram D. TroteBore convocati t 
& in fala 'magna , & ampio loco per 
ordinem afjìdentibus , Tater Magifler 
Paulus de Florentiaambonemafcendensy 
digniljìmam & luculentam habuit Ora¬ 
ti onem ad Tatres fuper novi Generalis 
eieBione, & Ordinis reformatione : E 
nel Capo ( d) feguente: 14S5. Die ve¬ 
ro fequenti Hieronymus Venetus per li- 
teras pat. Generalis confirmatur Vica¬ 
rine Congregationis. Carolusde Faven- 
eia eligitur Trocurator in. Curia : Ste+ 

• pba- 

C a ) lib.II. cap.XVm. p.yj. 
( b ) lib.III. cap.VIII.p.46. 
(0) lib. UI. cap.XIII. p.fy?. 
((d ) cap.XlVp.5lr 
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phams de Janua , & Paulus Attavan- 
tes de Florentia Sociis Generatesi forfè 
Sodi Generalis ) antiquo more in qua- 
libet vifitatione afjijìentes . Lo fteffo 
Cronilta continua nel detto libro (a) 
parlando del nuovo Generale Antonio 
Alabanti : ..Alterum ex fuis Sociis [ibi 
afcivit Magiflrum Paulum Florentinumy 
virum fané prxclarum , [ed qui olim 
domefticis perturbationibus lacejfitus > 
relitto Ordine inter fratres Xenodochii 
S. Spiritus de Urbe y etfi h onorifico fcm- 
per , nec ociafe magna cum gravitate 
plures annos legendo , & concionando 
confederat, ubi etiam praclarum illud 
declamationum quadragefimalium, quocL 
edidit, & magno illius Domus precce«■ 
ptori Domino.. oh multa ac ceppa 
beneficia ( quod ipfe teflatur) mmcupa- 
vit. Altrove poi (b) all’anno iq,S&. 
narrando le diligenze fatte dal detto 
Generale per la riformazione e am¬ 
pliamento dell’ Ordine : tAd hccc concio- 
natores primarios per extremas Mas 
Italia, oras deflinavit , ad quas Qrdo 
nofìer adhuc non pervenerat , quorum 
dottrinis , exemplis, & hortationibus 

Re* 

a) cap.XVp.54. 
b) libJV,.capxLp'5j* 
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Beligio duatari pojfet, inter quos ma¬ 
ximo ei aà]umento fuit Paulus Floren- 
tinta, qui Fercellis, Trovarla, Tauri¬ 
ni per Sabaudiam, <z/z& inter Elve- 
rio* verbum Dei affidue explicando , 
nonnulla loca Ordini noflro adjungi jam 
cur-averat , magnos ibi progreffus 
brevi fecijfet, «i/i Caroli Ottaviprimum, 
deinde Ludovici Jiegurn arma regiones 
Mas depopulata fuiffent . Venendo di¬ 
poi il P. Giani all’anno 1488. così 
(a) ne foggiugne : Trattar am de lau- 
dibus Religione habuit Orationem co- 
rara Bononierfi Senatu eximius orator 
Magifler Paulus de Florentia. 

Il P. Raffaello Radii, Domenica¬ 
no, nel libro degli Uomini illuftridel¬ 
la Vnivcrfità de' Teologi Fiorentini, par¬ 
la a lungo del noftro P. Attavanti, e 
lo mette incorporato tra elfi Teologi 
nel 1490. Ma il Catalogo più antico 
di elfi Teologi, ftampato in Firenze 
nel 1614. per Bartolommeo Scrinar¬ 
teli 9 lo mette nel 1496. Qual di que- 
ffi abbia errato, non lo /apremmo fon¬ 
datamente afferire : Taulus de ^ita- 
vantis, dice il Catalogo, Ord.Servor. 
Magiflrali bonore FI. Id. Februar. 1460. 

in- 
( a. ) lib.iV. cap.Viip.6%. 
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infignitus, cum varias regiones concio- 
nandoperagraffét-y Florentiam tandem re- 
verfus eidem Vniverfitati 1496. fuitin¬ 
corporata : vir multigena dottrina infi- 

gniter infìruttus, quem MarfiliusFicinus 
in fuis Epiftolis Orpheum quendam di- 
xit in declamando Templorum parieti- 
bus vitam dare , ec. La lettera , ove 
il Ficino parla con tutta lode di elio , 
fi legge nel X. libro in data di Firenze 
li 15. Dicembre 1489. Le precife pa¬ 
role di lui fono quelle : Orphico cla¬ 
more fuo /aera pafjìm declamano [pi- 
rat : & vivunt parietes ipft templorum: 
ed ella è intitolata Taulo Fiorentino in- 
/igni Theologo in fervorum Maria gre- 
ge egregio, Due altre gliene fcrive lo 
Hello Ficino i l’una nel libro III. e l’al¬ 
tra nel libro Vili. 

Morì l’anno di Crijlo MCCCCXCIX,. 
dell’ età [un LXXX. ) Aggiungali, che 
quella morte feguì nel mele di Maggio 
nella città di Firenze , e fu quivi fe- 
polto nel fuo Convento della Nunzia¬ 
ta . Così il P. Giani nel libro V. (a) 
Occurrit denique deplorando fimul & 
pracipua laude commendando Paulus 
Atavantes Fiorentino, Sacra Tkeolo- 

gia 

(*) capJI.f.Tl, 
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gl# & Vtriufque Juris Dottor infignisy 
qui poflquam vari# fortuna ludibrio, 
tanquam ingens vicifftudinis rerum 
exemplum paffus fuiffet , menfe Ma]o 
hmus anni ( 1499. ) gravi morbo op- 
preffus Fiorentia , cum effet Tbufci# 
Trafettus , vi am univerfa carnis in- 
greditur . Segue un lungo elogio di lui, 
e un catalogo de’ fuoi libri , de’ qua¬ 
li , non effondo quelli di argomento 
idoneo , quando però fé ne eccettui¬ 
no i già riferiti, noi non diremo di 
vantaggio, rimettendoci a quanto ne 
hanno detto i PP. Giani e Poccianti 
fopracitati. 

« • ,K-\ ’l 

X C I V. 

DONATO BOSSIO , cittadino 
Milanefe, diede fuori uno cronaca dal 
principio del mondo fino al fuo tempo . 
Scriffe parimente de i J^efcorvi ed Mr- 
civefcovi di Milano fino all' anno 
MCCCCXCII. in cui egli viffe . Zlfci 
quell'opera in Milano l'ano MCCCCXCII. 
Di lui fi fa menzione nell' appendice del 
Tntemio ) Nell’ appendice del Trìtemio 
non fi parla punto di Donato Bofjio , o 

come molti lo chiamano , cit- 
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ladino e idoneo Milanefe , ma bene 
(4) di'Matteo Boffo y cittadino Vero- 
nefe> e Canonico di Santo Agolìino. 
Quello dotto Religio/o nel fecondo 
tomo delle Tue lettere, da lui intito¬ 
late Familiare & fecunda epifloU , 
imprefse in Mantova per Vincenzio 
Bertoco , da Reggio , nel 1498. in 
foglio, ne fcrive una, che è la CXXIX. 
ad Donatum Boffum, eruditimi & ac cu¬ 
ratimi fcriptorerà temporum , che è 
quegli, di cui ora ci occorre di favel¬ 
lare ; ed in ella lo loda per la detta 
fua Cronaca con le leguenti parole : 
Vlurimum falve , vir fine dubitatane 
erudite & accurate Donate . ^Annota- 
tiones noflri temporìs, eventufque bel- 
lorum, quos fcribis, legituos: & ita 
id avide quidem atque perbelle : irtelo 
te amo Donate : & ut e/l bonos gratif- 
fimus mihi, quem tu affers Rollìo no¬ 
mini , a quo ego tecum originerà duco. 
Dal profeguimento della defsa lettera 
fi potrebbe dedurre , che il noltro Do¬ 
nato llefse fcrivendo la vita di Fran- 
cefco Sforna Duca I. di Milano di que¬ 
llo nome i ma forfè ella è comprefà 
nel corpo della medefima Cronaca, do¬ 

ve 
( a ) p.ll3. edit. Tari/1 jta, m 4. 
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ve a lungo di efso Sforza ragionali. 
Il titolo poi della rarillìma Cronaca 

Bofjìana, comunicatoci dal chiariamo 
Sig. Dottor Baruffaldi, fi è quello : 
Donati BOjJìi caufidici & civis Medio- 
lanenfts geflorum diBorumque memora- 
bilium & temporumac conditionum& 
mutationum humanarum ab orbis initio 
ufque ad e]us tempora : liber ad illu- 
jlrijjìmum principem Joannem Qalea- 
tmm Mediolanenfiwn Ducem fextutfi . 
Nella prefazione fi dichiara l’Autore 
d’efsere fiato immerfo tutto il tempo 
di fua vita nella ftrcpitofa materia 
delle caufe forenfi , e di avere fcritta 
quefi’ Opera nell’ore oziofe , foggi u- 
gnendo di aver raccolte le cofe anti¬ 
che da forittori accreditati, e d’efserfi 
per piti di tre luflri affaticato intorno 
alla fiefsa. La termina all’anno 1492. 
cioè nella confederazione del Re di 
Francia col Duca di Milano ; nella 
prefa di Granata fatta dal Re Ferdi¬ 
nando il Cattolico ; e nella morte di 
Simonetto Belprato, fuo amico, am- 
bafciadore del Re di Puglia in Mi¬ 
lano. 

Alla fiefsa Cronaca fuccede la fioria 
de i Vefcovi ed Arcivefcovi di Mila¬ 

no, 
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no , la quale termina in Ouidantonio 
vArcimboldi, creato Arcivefcovo il dì 
14. Gennajo dell’ anno 1489. 

In fine di tutto è polla la nota del! 
edizione del libro, la quale è quella : 
Hoc opus impreflum fuit in inclyta ci- 
vitate Mediolaniper folertijfimum artis 
imprejforia Magiflrum *Antonium Za- 
rotum (a ) Tarmenfem. <Ad impenfas 
probi viri domini Donati Bollii, Civis 
Mediolanenfis , & Caufidici accurati!- 
fimi y auttorif \ue bujuspulcherrimi ope- 
ris , annofalutis Chrifliana millefimo 
quadringentefimo nonageftmo fecundo 
Calendis Martiis, in foglio. Non Tap¬ 
piamo, che dopo quella edizione fi a 
fiata piùrillampata quell’opera. Ella 
però meritava di aver qualche luogo 
tra gli Storici Milanefi raccolti dal 
Grevio nel Thefaurus uintiquitatum 
Italia, dove per altro ne fono alcuni 
di più bafsa lega del Boflio . Di efsa 
fi trova fatta menzione nella Dijferta- 
Xione iflorica di Giovampietro Puri- 
celli. Arciprete della Bafilica Latiren- 
2Ìana, de SS. Martyribus 1>{az,ano & 
Celfo, ac Vrotafio & Qervafìo, a capi 

CXXJX. 
(a) non Zarocum> comefcrive il Gel- 

nero f.217, 
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CXXIX. pag. 617. deli’edizionc di Mi¬ 
lano, per Giuliocefare Malatella,i 656. 
in foglio. 

Nacque quello Scrittore in Milano 
il dì 5. di Marzo dell’anno 143Ó. e lo 
fcrive egli ftefso nella fua Opera '..An¬ 
no Domini 143 6. die quinto menfis Mar- 
tii ego Donatus Bolììus prefentis operis 
f cripton , voluntate Dei MEDIÒLA- 
NI NATUS fum. 

Omettiamo ciò che di lui hanno 
fcritto Salvator Vitali nel Teatro trion¬ 
fale Milanefc , il Morigia nella No¬ 
biltà di Milano , il Ghilini nel volu¬ 
me II. del Teatro degli uomini lettera¬ 
ti , e Corrado Gefnero nella Bibliote¬ 
ca uràvsrfale , riportati tutti dall’A¬ 
bate Don Filippo Picinelli , de’ Ca¬ 
nonici Regolari Lateranenlr, nel Tea¬ 
tro de' Letterati Milanefi a c. 166. 

X C V. 

CELSO MAFFEI, VERONESE, 
Canonico Regolare Lateranenfe, pubbli¬ 
cò un libricciuolo della Vita della B. 
Tufcalana l'anno 1474. ) Anche in que- 
Ite due linee il Volila è inciampato in 
errore, dicendo, che il P. CV//0 è auto¬ 

re 
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re della Vita della B. TUSCULANA, 
in luogo di dire della Beata TOSCA¬ 
NA. Ella fi è quella Santa Tofcana , 
vedova Veronefe , nata di nobili pa- 
renti in Zevio, luogo non più che fet¬ 
te miglia da Verona dittante, la qua¬ 
le vifse, e morì Tantamente nel XIV. 
fecolo. L* autore finì di fcriverne la 
Vita, ficcome attetta egli ttefsoinfine 
della medefima, li 23. Luglio dell’an¬ 
no 1474. ed ella fi trova imprefsa a 
c. 71. del libro pubblicato da Raffael- 
lo Bagatta, Arciprete della Chiefadi 
Santi Apofloli di Verona , e da Ba- 
tifla Teretti , allora Rettore della 
Chiefa di Santa Teuteria di efsa città, 
e poi Arciprete di San Giovanni in 
Valle, e ftampato in Venezia prefso 
Andrea Bocchino e fratelli , l’anno 
1576. in 4. col titolo: SS. Epifcopo- 
rum Veronenfium antiqua monumenta, 
& aliorum SarMorum, quorum corpo- 
ra, & aliquot, quorum Ecclefia ha- 
bentur Verona, ec. nel qual libro però 
ebbe non poca parte il gran Cardina¬ 
le Agoftino Valiero , Vefcovo di Ve¬ 
rona. 

Ma fe bene efsa Vita di Santa To¬ 
fcana porta nelle ttampe il nome del 

Tomo XXVIII. F P. 
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V.Celfo Majfeiy Canonico Regolare La* 

teranenfe, abbiamo motivo di crede¬ 
re, o almeno di fofpettare , che ella 
non fìa opera Tua , ma di Don Celfo 

dalle Falci, Veronefe, Monaco Bene* 

dettino, ficcomo il Sig. Marchefe Sci¬ 
pione MafFei n’è venuto in cognizione 
da una memoria , che è in un fuo 
manofcritto , il quale contiene gli 
fchizzi degli alberi genealogici delle 
famiglie Verone!? , fatti da Francefco 

del Bene nel 1506. la qual Opera è no¬ 
minata altrove (a ) dal Volilo . In 
quello manofcritto pertanto fi ha, che 
intorno a quel tempo CELSUS A 
FALCIBUS, Veronenfis , MONA- 
CHUS BENEDICTINUS edidit VI- 
TAM S. TOSCANA de Jebeto ,fly- 

lofatis bono compofttam. Quello Cel¬ 

fo , Monaco Benedettino, noi credia¬ 
mo efser anche autore della Vita della 
Venerabile Eufrofma Vincenti, Vene¬ 
ziana, la quale nacque nel 1407. L’Au¬ 
tore confefsa di averla finita di fcrive- 
re nel 1505. il dì primo d’Aprile , c 
la dedica a Tietro Dandolo , Vefcovo 
di Vicenza, uno de’ cui antenati fu il 
celebre Fantino Dandolo, Arci vefcovo 

di 
(a) paf.674. 
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di Candia , e poi Vefcovo di Padova," 
morto li 17. Febbraio dell’anno 1459. 
come fi legge nel ilio epitafio , pollo 
nella Chida del Corpo di Crifto in 
Venezia. Il codice è in carta pecorina 
in ottavo, e fi conferva in quella cit¬ 
tà nella libreria del Convento de’ Pa¬ 
dri Predicatori di Santi Giovanni c 
Paolo, riferito col feguente titolo an¬ 
che da Monfignor Tommafini (a ) : 
Hiftoria Firgwis Euphrofynx adVetrum 
Dandulum Epifcopum Ficentinim, att- 
fiore D. Celfo Monacho, anno 1505. 
Cai. jLprilis. 

Ma quanto alle notizie di Don Cel¬ 
fo Maffei, di cui vi ha molto di ftam- 
pato, e molto ancora d’inedito, ne ha 
parlato fra gli altri diffulàmente l’A¬ 
bate Don Celfo Rofini nel fuo Lycernì 
L.iterancnfe (b). Fu egli della nobi- 
li ili ma famiglia Maffei, Veronefe, la 
quale per tacere di altri chiarirmi 
foggetti , che l’hanno in var j tempi 
illufirata, ha prodotti due altri (ingo¬ 
iati ornamenti della medefima Reli¬ 
gione de’ Canonici Regolari Latera- 
nenfiy cioè "Paolo, che due volte nefij 

F z VI- 

( a ) Bìblioth. Venetipag. 24. 

(b) TomJ.pagiitf.&feqq. 
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Vicario Generale, e Timoteo^ nipote 
di lui, che dopo efsere dato ancor egb 
al governo della fua Religione , fu de 
Paolo II. creato Arcivescovo di Ra- 
guA: intorno a i quali ci rimettiamo 
a quanto farà per dirne il celebra ridirne 
Sig. MarcheSe Scipione Maffei nella 
grand’Opera, che ora va preparando 
alle ftampe. 

Il Suddetto Don Celfo Maffei, nac¬ 
que in Verona l’anno 1415'. e in età 
d’anni 23. veflì l’abito de’Canonici 
Regolari LateranenA. Unì alla pietà 
la dottrina , e con l’ima e con l’altra 
lì diflinSè ben predo e dentro, e fuori 
delchioftro. Studiò teologia nel con¬ 
vento di San Giovanni di Verdara in 
Padova fotto la difciplina di Don Ti¬ 
moteo Maffei, fuo zio, e in capo a fei 
anni confeguì la laurea del dottorato. 
Fu oratore eloquente, e ’l fuo primo 
quareflmale fu recitato da lui in Ve¬ 
nezia nella infigne Collegiata di Santi 

-ApoAoli con non ordinario concorfo. 
Quindi non c’ebbe quafì città grande 
in Italia, dove la fua eloquenza, e’1 

fuo zelo non rifplendefse. Ottenne poi 
nella fua Religione i carichi più co¬ 
spicui, Anchè fanno 1463. ne fu eletto 

Ge- 
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Generale la prima volta, farcendo/ot¬ 
to il fuo Governo la fua Religione 
notabili avanzamenti. Altre volte poi 
fu confermato in quel grado , finché 
l’anno 1503. efsendo quafi nonagena¬ 
rio , morì nella patria fra le braccia 
de’ fuoi Rcligiofi, e de’ fuoi cittadi¬ 
ni e congiunti . Raccolfe col fuo da¬ 
naro infiniti codici, e libri a /lampa, 
ornandone le librerie di San Lionar- 
do in Verona, di Santa Maria della 
Carità in Venezia, e credefi anche di 
San Giovanni in Verdara . 

Niente più diremo qui degli ferini 
di quello dotto Religiofo, poiché non 
e/Tendo quelli di argomento i/lorico , 
fono per confeguenza flranieri al no- 
Ziro argomento. L’Abate Don Matteo 
B0JJ0 lo commenda bene fpe/fo nelle 
fue epilìole, e ne’ fuoi dialoghi. Una 
bella orazione di lui al Senato Vene¬ 
ziano, intitolata, Celfi Veronenfts DiJJua- 
foria ne Cbrifliani Vrincipes Ecclefiafti- 
cos ufurpent cenfus, ad inclytum Vene- 
forum S'enatum, e Rampata in Vero- 

[ na , per Mifer Hieronymo de arcole : 
! Luchaantonio Fiorentino : & Bernardi¬ 
no Mifmta. Mccccci 11 .in quarto ; vien 
molto lodata con tre lettere, che qui- 

F j vi 
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vi fi leggono impreffe , da Dominio 
Calderìno, Veronefe ; da Ermolao Bar¬ 
baro y Vefcovo di Verona j e da Fi¬ 
lippo Beroaldoy Bolognefe. 

xevi. 

ERMOLAO BARBARO, Gen¬ 
tiluomo VENEZIANO ) Il Volilo dà 
luogo fra gli Storici latini al noftro 
celebratiflìmo Ermolao Barbaro yDot> 
tore y Cavaliere , e finalmente Tatriar* 
ca eletto di Aquileja , /blamente per 
le Lue Caftiganioni Tliniane, e per un’ 
opufculo de confcribenda hijìoria, di 
cui altro non fi fa che il titolo fopra 
la fede del Tritemio, che lo rappor¬ 
ta. Se quello fìa fufficiente a fargli 
avere tal pollo nel libro del Volilo , 
noi lo hfciamo candidamente alla con- 
fiderazione degli eruditi. Certo è pe¬ 
rò , che Ermolao lo merita affai di¬ 
pinto fra i letterati di prima buliola , 
a riguardo delle eccellentillime Ope¬ 
re in vario genere da lui pubblicate . 

T^acque l’anno Mccccliiii.Wz xx j. 

Maggio) Molti hanno fiifata in tafan¬ 
ilo la nafcita di Ermolao ; ma neffu- 
none ha recato ancorale prove. Una 

fola 
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fola potrà ballare per tutte, della qua- 
k, non meno che di molte altre, fia- 
mo qui in obbligo di confe/farcitenu- 
ti alla /celta erudizione , e /ingoiar 
gentilezza del Padre Don Benedetto 
Tafjìs, Abate di San Giovanni della 
Giudeca , dell’Ordine Camaldole/è, 
de’ noftri ftudj , e della buona lette¬ 
ratura univer/àlmente a/lài benemeri¬ 
to , il quale quella volta ci dovrà 
difpenfare da quel filenzio, che altre 
volte la fua modc/lia ci ha impo/lo. 
Appre/To il Signor Cavaliere a. 
Ts{ani, che dopo efière /lato più vol¬ 
te , e fèmpre con fomma lode, Savio 
del Configlio, poi Ambafciadore per 
la Repubblica in Roma, e finalmen¬ 
te Commi/fario per cagion di confini 
nel Tirolo > ora confinato in fua ca¬ 
ia dalle /uè travagliofe indi/pofizioni, 
che con grave danno e fpiacere di tut¬ 
ti lo tengono dalle pubbliche ammi- 
ni/lrazioni lontano , vive a fe/le/fo, 
e a’ fiioi fiudj 5 fi confervano due 1K- 
mabilifiimi codici dell’epiftole di Er¬ 
molao Barbaro , un cui ramo e/fen- 
dofi fpento in E lena Barbara Tifaniy 
la quale , come vedremo , fu moglie 
di Idgoftino T^ani Proccuratore, portò 

F 4 in 
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in quella nobililfima Famiglia con la 
chiarezza del fangue Barbaro anche la 
maggior parte delle fue facoltà. Nel 
primo libro di dette epiflole ve ne ha 
una in particolare, nel codice fegna- 
to A. pag. 16. e 17. fcritta .Arnoldo 
Gandavienfi , il quale altri non cre¬ 
diamo edere, che quél’Arnoldo Sof¬ 
fio (a ), da Ganty infigne teologo, cro¬ 
nica , e poeta dell’Ordine Carmelita¬ 
no . Il Barbaro in detta lettera , fcrit¬ 
ta da Venezia 11 dì primo di Maggio 
MccCCLxxxV. rendendo conto alPa- 
dre Arnoldo fuo amico dell’Opere, 
che aveva fino a quel giorno compo¬ 
ne , dice fra l’altre cofe, che nell’anno 
xxvi. della età fua avea pubblicatala 
verdone della parafrafi Arifiotelica df 
Temiilio. Fndevigefmo ( atatìs amo ) 
Themifiium convertimus: VIGESIMO 
SEXTO EDIDIMUS . Noi faremo 
vedere più fono , che l’anno, in cui 
da effo fu divulgata la parafrafidi Te- 
mifiio , fu il MCCCCLXXX. Sicché 
fe nel MCCCCLXXX. Ermolao era 
di xxvi. anni, legno è, che egli nac¬ 
que l’anno MCCCCLIIII. Che il gior¬ 
no poi di fua nafcita forfè il XXI. di 

Maggio, 
( a ) S vveertiì Athena Belgica p.lqo. 
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Maggio, come non abbiamo nè con 
che negarlo , così nè meno abbiamo 
con che impugnarlo . Vero è , che 
Luca Gamico nel fuo Trattato idflro- 
logico, ftampato in Venezia per Cur¬ 
zio Trojano Navò nel 1552.in4.ac. 
64. determina con calcoli aftronomici 
il punto della nafcita di Ermolao nell’ 
anno MCCCCLIII. il dì xxi. MAG¬ 
GIO , ore V. minuti X. Ma ficco- 
me egli molto s’inganna nello fitabi- 
lirne la morte dopo LXVI. anni, dan¬ 
dogli in tal guifa XXVII. anni di PIU’ 
di vita ( vixit LXVI. annos ), così è 
ragionevole il credere , che non ab¬ 
bia prefe ben giufte le fue mifure net 
formar l’orofcopo della natività del¬ 
lo ftefiso : nella quale inavvertenza ab¬ 
biamo più volte ofservato efsere il 
Gaurico incorfo , e gli altri troppo 
creduli partigiani della vana aftrolo 
gia giudiciaria. 

Era figliuolo di Francefco Barba¬ 
ro , uomo dotti/fimo ; e nipote di Zac-* 
caria Barbaro ificcome veramente feri- 
ve Filippo da Bergamo ) Noi non ab¬ 
biamo fiotto l’occhio la prima edizio¬ 
ne del Supplemento del P. Jacopo-Fi¬ 
lippo da Bergomo : ma certo è, che 

F 5 nel 
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nel libro XVI. a car. 43 6. della edizio¬ 
ne ampliata e corretta di Venezia (a) 
egli afscrifcc, che il noftro Ermolao 
fu non FIGLIUOLO di FRANCE¬ 
SCO, e NIPOTE di ZACCARIA , 
ma FIGLIUOLO di ZACCARIA, 
c NIPOTE di FRANCESCO, uo¬ 
mo dottiamo : Hermolaus Barbarus 
patricius Fenetus FRANOSO Bar¬ 
bari eruditijjimi viri ex ZACHARIA 
FILIO NEPOS. 

Ma dì altra opinione fi è il Volterra¬ 
no ^ il quale fcrive , che Francefco 
Barbaro fu zio di Ermolao : laonde 
altrove egli chiama Ermolao congiunto 
di Francefco )E veriffimo, che il Vol¬ 
terrano (b) afsegna ad Ermolao per 

PADRE un FRATELLO di FRAN¬ 
CESCO Barbaro : Hermolaus Barba¬ 
rus FRANOSO Barbari quem fupra 
memoravimus, ex FRATRE NEPOS, 
in luogo di dire, ex FILIO NEPOS: 
ma non è vero ciò che al mede fimo Vol¬ 
terrano fa dire il VoiTiocioè , che 
egli chiami altrove il noftro Ermolao 

CONGIUNTO di FRANCESCO. 

Piu 

( a ) per Albertìnutn de Lì fona IJO $. in fol, 
( b ) Commentar. Vrbanor.lib ,XX.I col. 64 7 .* 

Lu&duti. Ijp.i» fol. 
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Più fopra (a) avea bensì ferino efso. 
Volterrano, in parlando di FRAN 
CESCO Barbaro : Hic po/iremo fé" 
nefeens, uti ab Hermolao EJUS NE¬ 
CESSARIO accepì, literarum grecar 
rum, quas probe tenebat, £T^Z 

oblitus: ma quello ultimo Ermolao 
CONGIUNTO di FRANCESCO , e 
conofciuto dal Volterrano, non poteva 
efsere il noffro Ermolao Vatriarca, che 
era da molto tempo già morto, quan¬ 
do il Volterrano fcriveva -, ma un altro 
Ermolao, figliuolo di Luigi, che fu 
fratello del Patriarca. 

Ma in queflo proposito non polia¬ 
mo attenerci a più ficuro tejlimonio , 

che ad Andrea Rrenxào Tadovano : 
le cui parole nella lettera a ZACCA¬ 
RIA Barbaro, fuggeritemi dal Vigno- 
ria, fono quefle: Nimirum in te omn¬ 
ia FRANOSO Barbari PATRIS 
virtutum lumina elucefcunt. cui certe 
multum latina lingua debet, tottan- 
tifqueabeo libris partim compofitis, 
partim converfìs, a quo minime dege¬ 
nerai HERMOLAUS, FILIUS TE 
tanto PATRE non indignus ) Le fud- 
dette parole delBrenxdo fono nella let- 

F 6 tera, 

('a) tbtd,col.6^0. 
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tera, con Ja quale egli indirizza a Zac- 
caria, Barbaro, che alloraera Amba- 
fciadore della Repubblica apprefsc 
Siilo IV. Sommo Pontefice , la Tua 
verfione latina del libro d'Ippocrate in¬ 
titolato de infomniiSy ftampata inquar¬ 
to con altre fue cofe fenza efprefìione 
di luogo, odi tempo: ma probabil¬ 
mente verfo l’anno MCCCCLXXX. in 
cui fofteneva Zaccaria Barbaro la fina 
ambafceria apprefso il iuddetto Ponte¬ 
fice ; e in cui fìmilmente Ermolao fuo 
figliuolo dedicò a Siilo IV. la iua tra¬ 
duzione della parafrafi di Temi filo . 

Io credo quejlo effere flato quel FRAN¬ 
CESCO Barbaro , al quale fono in¬ 
diritte le lettere del Filelfo fcritte ne¬ 
gli anni MCCCCXXXVÌI. MCCCC 
XXXVIII. MCCCCXLI. MCCCC 
XLVIII. e MCCCCLIV. e alquale lo 
flejfo Filelfo dà 7 pregio di uomo dot¬ 
tiamo nella lettera a Vittorio Feltren- 
ie , ove gli dà parte di aver mandati 
da Coftantinopoli ad ejjo Barbaro i li-, 
bri rettorici di ^iriflotile a Teodette ) 
Il Feltrenfe , al quale icrive il Filelfo 
in commendazione del noflro Francefco 
Barbaro, chiamavafi, non VITTO¬ 
RIO, come lo dice il Volilo, ma VIT¬ 

TO- 
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TORINO , infigne gramatico del fuo 
tempo, la cui vita fu fcritta da un cele¬ 
bre fuo difcepolo, cioè da Giovanni 
Safsuoli , da Prato , commemorata 
da Giovanni Andrea, Vefcovo di Ale¬ 
ria , nella prefazione alla edizione di 
Livio fatta in Roma l’anno MCCCC 
LXX. fopra un codice , che era fiato 
del medefimo Vittorino . Del retto il 
Volilo non ha cagione di dire con efi- 
tanza, che TAVOLO di Ermolao fof- 
fe quel FRANCESCO Barbaro, ami- 
cifiimodel Filelfo, da cui gli fono feri t- 
te molti dime lettere, non folamente 
negli anni ricordati dal Volilo, ma an-~ 
che ne’feguenti, come nel MCCCC 
XLVI. MCCCCXLVIL MCCCCL. 
e MCCCCLI. e che della morte di lui 
accaduta nel Gennajo del MCCCC 
LIIII. querelali grandemente in un’ 
altra fua ( a ) fcritta al dottilllmo 
Pier Tommafi , fìlofofo e medico 
Venezianodi fommo grido. Al Volilo 
era facile allìcurarfi, che quel FRAN¬ 
CESCO Barbaro , al quale fono fcrit- 
tele lettere del Filelfo , fofsc T AVO¬ 
LO di Ermolao y dal vedere, che efso 

Fi' 

(a) fyiftoUr. HbiXE 
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Filelfo fcrivendo (a) a ZACCARIA 
allora Cavaliere, nel MCCCCLXXI1 
ricerca la Tua amicizia, ficcome prim 
avea avuta quella di FRANCESCO 
ilio PADRE : Cupio idem effe teeum 
mi praflantiffime ZACHARIA , qu 
fui, dum vixit y cum PATRE tu< 
FRANCESCO , qua uno neminemvi 
dit <£tas nofira neque huinaniorem, ne 
que meliorem . E giacche iìamo a ra¬ 
gionare di FRANCESCO Barbaro 3 
Dottore, Cavaliere, e Proccuratore 5 
non lafceremo di notare un’altra inav*- 
vertenza del Volilo , cioè di avere 
omefso di far menzione di quello gran 
letterato nella fua Opera de Hiftoricis 
latinis, nella quale^gli era dignililmo 
di aver luogo , per aver traslatato di 
greco in latino le Vite di lArifìide, e di 
Catone ferine da Tlutarco. Ma di ciò 
forfè altrove piò difteiàmente. 

Del reifo , il nome di Zaccaria co¬ 
mune ad un figliuolo, e ad \m fratello di 
Francefco Barbaro, e quello di Ermo¬ 
lao y il quale portarono nel medefimo 
tempo un figliuolo di Zaccaria, fratel¬ 
lo di Francef :o, e un figliuolo di Zac- 
caria y figliuolo altresì di Francefco ; 

ha 

(a; EffloUib.XXXVlh 
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ha cagionata una tal confufione nella 
fioria di quelli inlìgni perfonaggj, che 
quanti ne hanno parlato , quali tutti 
fono caduti in errore , o confondendo 
l’uno con l’altro, odi due faccendone 
un folo. Per tutti gli altri fervirà di 
efempio il chiarillìmo Bayle, che nel¬ 
la feconda edizione del fuo Dizionario 
Critico ( a ) ne ha detto molto ; ma è 
andato come a tentone, e come fuol 
farli nelle cofe ofcure, ed incerte : e pu¬ 
re ognun fa ,, quanto in fimi! genere di 
erudizione egli lia flato di buona villa , 
©Mi acuto difcernimento.Parlando egli 
dunque di France/co Barbaro,dice così : 
„ Ci fono Autori, i quali credono , 
,, che il nollro Franeefco Barbaro (fa 
„ l’autore di un libro de re uxoria,di al- 
„ cune lettere, e di alcune orazioni. 
3) Così giudica il Folterrano, il quale 
„ aggiugne, che egli era flato difee- 
„ polo del Crifolora , e che fi dimen- 
„ ticò tutto il greco nella fua vee- 
,, chiezza. Il Folterrano può efsere , 
„ che fi fia ingannato in qualche co- 
,, fa.,, 

Quanto ha però detto fin qui il Vol¬ 
terrano di effo Francesco, tutto regge a 

cop- 

(»; M'47° 
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coppella ; ma nella nota. B. che fa i 
Bayle alla fuddetta citazione del Voi 
ferrano , rende egli ragione del fin 
fofpetto. Dice egli così : ,, Io trov( 
„ nel Vianoli (a), che Franeefeo Bar 
„ baro, difenfore di Brefcia, fu padri 
,, di Zaccaria, e che Zaccaria fu pa 
3, dre di Ermolao Barbaro . Trovc 
3, nella Biblioteca del Cefnero (b) 3 

3, che Francefco Barbaro 5 autore del 
3, libro de re uxoria ha tradotto dal 
3, greco di Tlutarco la Vita di xAri- 
3, flide 3 e quella di Catone , e che le 
3, dedicò a Zaccaria fuo fratello. Tro- 
3, vo nel Volterrano , che Ermolao 
3, Barbaro era nipote di quello Fran- 
„ cefco Barbaro, difenfore di Brefcia, 
„ ec. Ciò potrebbe far cadere in fo- 
„ fpetto, che il Volterrano abbia infìe- 
„ me confufo ciò che conviene al pa- 
„ dre, e ciò che conviene al figliuo- 
„ lo. Il palio del Gefnero dimollra , ,3 che Francefco Barbaro, autore del 
,3 libro de re uxoria, e traduttore del- 
3, le Vite di ^iriflide , e di Catone , 

3, era fratello di Zaccaria Barbaro . 
„ Ora, fecondoilVianoli, era figlino* 

„ lo 

la) Tom.T.dell'Ifi.Ven.LXX.frjbZ* 
(bj M.317, 
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5, lo di quello, che difefe Brefcia , e 
,, padre di Ermolao . Bifognerebbe 
„ dunque dire, che quegli, che difè- 
,, fe Brefcia, ebbe un FIGLIUOLO 
„ per nome FRANCESCO, che ha 
„ fatto il libro de re uxoria, e tra- 
„ dotto dal greco di Tlutare0 la Vita 
,, di ^triftide, e quella di Catone , c 
„ che fu ZIO di ERMOLAO Bar- 
,, baro. Stando ciò , il Volterrano a* 
,, vrcbbe attribuito d\ padre alcune co- 
,, fe, che non convengo no, che alfi- 
,, gliuolo . Dall’ altra parte quegli , 
,, che dfièfe Brefcia, avrebbe potuto 
,, avere .un FR ATELLO per nomo 
,, ZACCARIA, al quale avrebbe de- 
,, dicate le fue due traduzioni j e così 
„ tutto il fallo del Volterrano confi- 
„ fterebbe in non aver faputo , che 
„ FRANCESCO Barbaro fofl'e l’A- 
„ VOLO di ERMOLAO. Se io 
„ avelli l’Opere di Francefco Barba- 
„ ro , ritroverei^ probabilmente , 
„ con che decidere la quifiione. Non 
„ le avendo, ho pregato il Signor* 
„ Larroque a dilucidare il mio dub- 
„ bioj ed eccone la rifpofia : Il Si- 
„ gnor Joly ( nella prefazione france- 
„ fe del libro de re uxoria, ftampato 
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53 in “Parigi Vanno 166 j. ) prova 5 che 
53 l'autore del libro de re uxoria era 
33 VAVOLO di ERMOLAO, e che 
„ lo pubblicò verfo il tempo del Con- 
„ cilio di Coflanza, poiché Poggio,e 
3, Paolo Vergerlo parlano di queflo li- 
3, bro nelle lettere date dalla città di 
3, Coflanza . La lettera di Poggio è 
3, fcritta a Guarino Veronefe, e quel- 
3, la del Vergerlo^ Niccolò Leontino. 
3, In ejfefì loda Francesco Barbaro di 
3, aver faputo fcrivere sì bene del ma- 
3, trimonio, benché fojje giovani[Jimoi 
3, e non maritato. Effo dedicò a Zac- 
33 caria fuo fratello la verfione delle 
3, Vite di A ridi de e Catone, e morì 
,3 l'anno MCCCCLIIII. „ 

E egli quedo un mettere le cofe 
ofcure in buon lume, o più todo un 
ricoprirle maggiormente di tenebre ? 
Noi però vedremo di dileguarle ; in 
che fare andremo ridretti, redandoci 
molto di cammino prima di edere al 
fine di queda Diflerfazione. 

I. Quegli, che difèle Brelcia ,* che 
fu difcepolo del Crifolora > che fcrifle 
il libro de re uxoria > che tradudè dal 
greco di Plutarco le Vite di ^Ariflide, 
« di Catone } che fende epiflole , ed 
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orazioni ; c che morì nel MCCCCLIIIL 
fu quel FRANCESCO Barbaro, Dot¬ 
tore , Cavaliere , e Procuratore , a- 
mico del Filelfo, e di tutti i grand* 
uomini del fuo tempo. Il noftro Er¬ 
molao in un’altra lettera al P. Arnol¬ 
do data agl’ Idi di Febbraio dell’anno 
MCCCCLXXXVI. elidente nel codi¬ 
ce A fopracitato p. 18. informando 
quello Religiofo di molte cofe a fc, c 
alla fua famiglia appartenenti , dice 
così di Francefco Barbaro : FRAN- 
CISCUS Barbarus mìhi PATERNUS 
futi AVUS , Orator in- urbe noflra 
fummm , feci utraque lingua , librurn 
de re uxoria condititi pene puer , fìcut 
& Arilìidis & Catonis e Tlutarcho 
vtias ad ZAC H A R IA M FR A- 
TREM , quem VERONENSIS AN¬ 
TISTITE HERMOLAIPATREM 
fuijfe non fallerti confettura. Is (cioè 
Francefco ) libros epillolarum multai 
reliquit, quos quidem cum primnm per 
peftilentiam licuerit , imprimendos ca¬ 
rabo. Sarebbe deliderabile , che egli 
avelie efeguito quello fuo nobil difc- 
gno. Viviti fegue a dire il medefimo , 
& alter Barbarus ( intende di GIO- 
SAFAT, di cui in altro Giornale ab- 
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biamo parlato ) gentilis & ipfe m 
fier > quem tu apud Regem Ver fanti 
legazione funttum legijii. 

IL Egli fu figliuolo di Candian 
Barbaro, preftantiiìimo Senatore , e 
ebbe un FRATELLO per nom 
ZACCARIA , al quale indirizzò 1 
traduzione dal greco di Vlutarco. I 
abbiam veduto nelle parole fopracitat 
di elfo Ermolao. 

III. Figliuolo di Zaccaria fuò fra 
fello fu ERMOLAO Barbaro log 
getto di gran dottrina, e bontà di vi 
ta , il quale fin nella tua giovanezze 
fattoli uomo di Chiefa , fu primiera- 
mente Vrotonotajo ^Apoflolico , po: 
Féfcovo di Trivigi, e finalmente Ve 
feovodi Verona j e morì li XII. Mar¬ 
zo del MCCCCLXXI. come fi ha dal 
fuo epitafio regiftrato dall’Ughelli (a). 
Quello Ermolao Vefcovo dovea riporli 
anch’ egli dal Voffio tra gli Storici la¬ 
tini > avendo ferino un’Opufcolo de 
Bsatifjìmi ^Athanafii *Alexandrini Epi- 
/copi Vita y & ejus corporis ad ìncly- 

tam Venetiarum civitatem translatione, 
diretto alle fiacre Vergini del Monile- 
ro di Santa Croce della Giudeca , do¬ 

ve 
( *) Ital, Sacr.T.V. col.}]i, 
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ve in oggi quel Tanto corpo ripofa . 
Un codice di quell’ Opera fi conferva 
nel detto Moniftero , fìccome dicono 
i Bollandifti negliRLtti di Maggio To¬ 
mo I. pag. 150.e 2 51. e un’altro codi¬ 
ce in cartapecora in foglio, che già 
fu di lAntonio Barbaro , Proccuratore 
di San Marco , ora fi conferva nella 
lcelta libreria del Signor Cavaliere 
Batifta Ispani, Tuo erede . V’ ha pure 
nel detto codice un’ Omilict del Vefco- 
vo Ermolao in lode di Santo Atana- 
fio , la quale ferve al terzo notturno 
dell'Officio da recitarli ad onore di det¬ 
to Santo. Scrilfe anche il Bar¬ 
baro , come nelle leggi canoniche ver- 
fatiilimo, un grolfo volume in foglio, 
intitolato , Lettura Hermolai Barbari 
$ acr ofariti a Romana Ecclefta Vrotono- 

tarli , che fcritto a penna è nella li¬ 
breria de’ Sigg. Grimani da Santa 
Maria Formolà. Opera di lui fono i 

i Sermoni , che inediti fono appref- 
fo i Padri Romitani di Padova , ma¬ 
lamente dal Vofiìo al nofixo Ermo¬ 
lao Vatriarca , e affai meglio al Re¬ 
fe ovo Ermolao attribuiti dal Polfevini 
( a ) y il quale però di molto s’ingan¬ 

na, 

l aj stppar.Sacr, TM. h17* 
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ria, benché altrifieno flati dello fiefsc 
parere, in credere, che il Fefcovo Er¬ 
molao iia fiato Beligiofo c/tgofliniano 
Di quello dotto Prelato vanno ancora 
altre opere inedite per le mani de’let¬ 
terati, e principalmente alcune epifil¬ 
le, una delle quali a Don Celfo Mafi 
fei, Canonico e Abate Regolare Late- 
ranenie fi trova imprefsa dietro la Dif- 
fuaforiadd medefimo Celiò, di cui ra¬ 
gionammo più fopra . Ma per recar 
qualche prova, che il Fefcovo Ermo¬ 
lao fòfse nipote di Francesco, e figliuo¬ 
lo di Zaccaria , non Tappiamo altra 
più forte recarne, che la tefiimonian- 
za dello flefso Francefco, Tuo odo , il 
quale in molte delle Tue lettere inedi¬ 
te, un volume delle quali fi conferva 
in Padova apprefso il chiariamo Si¬ 
gnor Dottore Jacopo Facciolati , fi 
lamenta del torto fattoglida Papa Eu¬ 
genio IV. l’anno MCCCCXXXVII 
in aver preferito Volidoro Fofcariy nel¬ 
la vacanza della Chiefa di Bergomo, al 
Trotonotajo Ermolao Barbaro Tuo nipo¬ 

te, al qualenellaletteralcrittadaFran- 
cefco ad Eugenio, efso dà il titolo di 
figliuolo e NIPOTE : Oratias egi Deo 
noflro, Beatiffime Tater, & Santtiflì- 
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me Domine y poftquam certior firn fa- 
ttus filium & NEPOTEM meum 
Prothonotarium Barbarum fummo con- 
fenfu votis folempniter noncupatis Cle¬ 
ri Bergomenfis divinitus Epifcopum eie- 
Cium, & ab unìverfo populo nomina- 
tum, & defideratum effe, ec. E più 
Cotto efprime acerbamente il proprio 
rammarico per aver veduto efso Tuo 
nipote pofpofto ad un’ altro , qui nec 
aitate, nec dottrina, nec virtute, nec 
ulla dignitate fuperefl. Nè dee recare 
fafèidio, che egli due volte in quella 
lettera lo chiami filium, efprimendo 
qui quella voce anzi un titolo di be¬ 
nevolenza e di amore , che di natura 
e di l'angue. Nè meno può dubitarli, 
che egli qui intenda di Èrmolao, Tuo 
nipote , che fu dipoi Patriarca ; sì 
perchè il Patriarca non ottenne mai 
la dignità di Protonotajo : sì perchè 
nel MCCCCXXXVII. in cui è data 
la lettera, quelli non era ancor nato. 
Più fopra abbiamo veduto , che Er¬ 
molao “Patriarca Ieri vendo al P. Arnol¬ 
do intorno a Zaccaria, fuo zio, avea 
detto , qiiem VERONENSIS lAnti- 
flieis HERMOLAI PATRJEM fuijje 
non falleris confettura. 

IV, 
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-IV. Da FRANCESCO Barbaro. 

Cavaliere , e Proccuratore , nacque 
verfo l’anno MCCCCXXII. ZACCA¬ 
RIA , Cavaliere aneli egli , e Proc¬ 
curatore di San Maj-co , eletto adi 
XIV. Marzo del MCCCCIXXXVII. 
e morto nel Dicembre del MCCCC 
XCII. in età d anni LXX. Che quelli 
Fa Hato figliuolo di Francefco, il qua¬ 
le ne paria in alcuna delle fue epillo- 
le, non può metterli in dubbio , a- 
vendone nei FalTerzione di gravitimi 
autori contemporanei. Uno di quelli 
farà Giorgio da L.vzife , Giurilcon- 
fulto, ed Iltorico Veronefe, il quale 
dedicando a lui l’Opera intitolata, Flo¬ 
res ex diths B. Hieronymi collegi, che 
manoferitta è nella fopradetia libre¬ 
ria de Signori Grimani > dice , che 
Giorgio fuo padre &propter virt.utemy 
& propter virtutum & fiudiòmm non 
modo jjurifconfi’dtorum, <& h limante aùs 
f ìmilitudinem, curri FRANCIS CO 
'Barbaro P ATRE TUO, equite fapien- 
tiljìmo, & viro integerrimo, & propu¬ 
gnatore fummo, benevolentia comunBus 
fuit. Ne daremo un’altro in Francefco 
Filelfopì quale nella fuddetta lettera (a) 

ad 

fa) Ff/lokr.lìbXXXVII.I.20 
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adeffo Zaccaria Barbaro, ricerca l’ami¬ 
cizia di iuijcome quegli,che lungamen¬ 
te avea goduto l’onore di quelladi Frati- 
cefco fuo PADRE : Cupio idem effe te- 
cum, mi praflantiffìme Zacharia , qui 
fui, dum vixit, cum PATRH TUO 
FRANCISCO , ec. E finalmente per 
non dilungarci di vantaggio in cofa ora 
così manifcfla, addurremo le parole di 
Marcantonio S abelli co , il quale nell’ 
orazione recitata da lui in morte di que¬ 
llo Zaccaria alla prefenza del Doge 
Agoflino Barbarigo, e delia Signoria, 
che con raro efempio a i funerali di ef- 
fo intervenne , pronunziò le feguenti 
parole : Etenim quis veflrum efl, TVin- 
ceps & Vatres optimi, qui non aut fa¬ 
ma ac ce perita aut in bu]us urbis anna- 
libus & bifloriis aliquando legerit, quam 
eminens graca& latina f ac /india fuerit 
FRANCISCUS Barbarus, huyus ZA- 
CHARLE PATER , quo conftlio in 
toga , qua in bello authoritate ? ec. 

V. Quello ZACCARIA fu PADRE 
del noftro ERMOLAO,Cavaliere, e 
poi Patriarca di Aquileia. Il Volilo Io 
ha provato con l’autorità dei Brenzio, 
noi lo confermeremo con quella dello 
flelTo Ermolao, a cui da ^Antonio Cai- 

Tomo XXV11L G bo3 
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ùoy gentiluomo Veneziano ,e fuo grand’ 
amico, eflendo flato partecipato l’avvi- 
fo della morte di Zaccaria , fuo padre, 
eflo così gli rifponde con una lettera , 
che è fra quelle ( a ) del Poliziano in 
data di RomaXIlL Dicembre dell’an¬ 
no MCCCCXCH. Lìteras tuas, quibus 
dolorem noflrumex ZACHARLR PA- 
TRIS obi tu vekementem atque ]uflum 
lenire voluifli, gratiffimas habuimus ; 
e Umilmente egli lo aflerifce nella prer 
fazione alla fua parafrafi di TemifHoy 
indiritta al Pontefice Siflo IV. Ego ve¬ 
ro h&c tibi dedico, tum ut meam in te 
obf irvantiam, pmft?rtimque ZA CH A- 
RL£ PATRIS: qui iflic ad te prò Ve- 
neiis agii legatusy agnofcas ; tum vel 
maxime, ec. Ciò era per l’appunto nell’ 
anno MCCCCLXXX. 

VI. Cinque furono i fratelli de 1 Pa¬ 
triarca Ermolao , due foli de quali vi¬ 
vevano nel MCCCCLXXXVI. Fratres 
miln DUO,dice egli nella lettera al P. 
Arnoldo , de QUINQUE fuperflites 
funt : onde a’ fuoi funerali non fappia- 
mo, come il Sabcllico polla dire nell’ 
orazione funerale fopracitata, che TRE 

foli 

( a ) lib. X17. pA<7. 425. tilt. Lugdim. apui 
Seb*ft .6 ‘yph.l 5$9-in 8. 
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foli furono i figliuoli di Zaccaria, e che 
quelli alle fuè efequie intervennero : 
non potendo egli fra quelli annoverare 
Ermolao, che allora sbandeggiato in 
Roma fi ritrovava. Trahfciando la li¬ 
nea di Uno di elfi, cioè di Luigi, la quale 
va in oggi ancora continuando, qui 
accenneremo quella di Daniello t. padre 
di Francefco II. e di Zaccaria III. Que¬ 
llo fecondo ha propagata in un’altro ra¬ 
mo lafua dipendenza : ma Francefcoìl.- 
fn padre di quattro chiarilfimi perfe. 
naggi ;cioè di Luigiìl. e di Ermolao IV 
amplilfimi Senatori; di Marcantonio, 
che fu Bailo inCollantinopoli, Cava¬ 
liere, e Procuratore, elettoli XXVII. 
Aprile del MDLXXH. e morto nel Lu¬ 
glio del MDXCV. e di Daniello II. 
Dottore, e Ambafciadore, e poi Pa¬ 
triarca eletto di Aquile ja , fcrittore 
dottilfimo, morto nel MDLXX. Mar¬ 
cantonio Procuratore ebbe anch’egli 
quattro illuflri figliuoli ; cioè Fran¬ 
cefco III. ed Ermolao V. tutti e due Pa¬ 
triarchi eletti di Aquileja, morti l’uno 
nel MDCXV. c l’altro nel MDCXXIJ. 
Luigi III. gran Senatore ; e intorno 
anch eflb Proccuratore, il quale venne 
a morte nel Giugno dèi MDCXXX, 

G z non 
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fion reftando di lui altra prole, che ima 
femmina, per nome Bianca, la quale 
accafatafi in Girolamo Tifarli , detto 
dal Banco, prettantiflìmo Senatore, fu 
madre diElena Tifani Barbaro, moglie 
di Agojlino 7^ani,Proccuratore,fìgliiio- 
lo di Giovanni, Cavaliere e Proccurato- 
re, e fratello di Batifìa, Cavaliere , e 
Procuratore, e infigne Iftorico della 
nottra Repubblica. Da quetto matri¬ 
monio nacque Antonio Tsfani, Procu¬ 
ratore, che fu padre di più figliuoli, e 
in particolare del Signor Cavaliere 
Giambatijla Ifani vivente,delle cui lodi 
nòn fi può mai dire a iùfficienza, con¬ 
correndo in etto le doti dell’ animo e 
dell’ingegno a renderlo fingolare. 

VII. Ma poiché di tanta nobiltà e 
chiarezza di fangue abbiam finora ve¬ 
duto rifplendere la famiglia del noftro 
Ermolao Tatriarca, nella linea mafehi- 
le^veggafialtresì il pregio, che dall’ 
AVOLA , e dalla MADRE può etter- 
gliene rifulrato. L’AVOLA moglie di 
Francefco il Grande, fu una figliuola 
di Tiero LOREDANO, che nacque 
di Luigi, figliuolo di Taolo, tutti e tre 
Procuratori di Sa n Marco, e forella di 
Jacopo Loredano, anda’etto ornato del- 
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la medefima dignità, e che fu padre di 
*Antonio, che sì bravamente difèfè Ja 
città di Scutari dall’afsedio de’ Turchi, 
onde in premio n’ebbe dal Senato la 
ftola di Cavaliere, e fatto poi Gene¬ 
rale dell’armata Veneziana, ottenne in 
premio delle fue fegnalate azioni la ve¬ 
lia Proccuratoria . Odali come di 
quella gran donna ragiona il fopracita- 
to Sabellico nella orazione funerale di 
Zaccaria : ,Age vero & ipfa defungi 
M ATER. quanta? quali futi indole? quan¬ 
ta virtute f emina ? digna qua LAURE- 
DANUM PATRÈM virum clarifì- 
mirni babuerit, eum dico, qui in Ligu¬ 
stica ora, circa Siciliani, circaVadum, 
totofupero inferoque mari, pene plura 
uno Gznuenfi bello prò Veneto nomine gef- 
fit, quam omnibus beliti eorum quifquam 
qui rem Venetam forti adminiflrarunt : 
Ugna, qua J ACÓBUM FR ATREM, 
Paterna vir tutti amuhàn, qui pari fuc- 
ceffu rerumque geflarum gloria veflra 
diquando prafuit elafi : digna , qua 
fuerit Junioris Lauredani AMITA 
C cioè di Antonio) qui bis p aneti annti 
Othomanicas opes, in ora Macedonia ad 
Scodram, non pertulitfolum, fed longa 
etiam obfidione fregit. qui deinde vefira 

G 3 elafis 
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claffis Imperato*■ fattus , incredibile 
ditit< efl, quamfortiter lS{aupaBum de- 
fenderti, Lemnim fervaverti, Zacyn- 
thum fubegerti . digna demum mulier, 
qua PRCURATORIS MATER fue¬ 
tti, FILIA , & SOROR, ec. ma egli 
poteva aggiugnere, &“ AMITA, & 
UXOR. 

La MADRE poi del Patriarca Er¬ 
molao , abbiamo dallo Ilefso Sabellico, 
che fofse la figlinola di un PRINCIPE 
di Venezia j ma egli non ifpecifica di 
qual cafa; poiché tra ipregj di Zacca¬ 
ria. , Cavaliere e Proccuratore, mette , 
che egli UXOREM clarifjìmo PRIN¬ 
CIPE ortam duxent. A quella Tua ta¬ 
citurnità fiipplifce però il nofiro Ermo¬ 
lao , il quale nalla feconda lettera 
fcritta al Padre Arnoldo dice , che fua 
madre era una figliuola del DOGE 
ANDREA VENDRAMIMI : Taren- 
tes mihi ambo vivunt. M ATER e gen¬ 
te VENDRAMINA e/?, ANDRENE 
olir» DUCIS & PRINCIPIS Veneti 
FILIA ; e però egli raccomandando a 
Giambatifla Zanxilio (a) la educazione 
di un figliuolo di Luigi Vendramini, dà 
a quello il titolo di fuo zio materno : 

Venti 
(a) Ep. Hermol.Barb. mff.cod.A.p.l']. 
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Venìt ad te confanguineus mìbi puer, 
clarìjjìmi viri Ludovici Vendrameni 
AVUNCULImv filiusi ed in fatti que- 
fìo Luigi Vendraminì era fratello di 
fua madre, e figliuolo del Doge. 

Ma acciocché meglio, e ad un fido 
tratto fi veda tutta la dipendenza del 
famofo Franeefco Barbaro, avolo del 
Patriarca , abbiamo ftimato'fiene di 
porne l’albero genealogico , riftrin- 
gendolo però fidamente a que’ nomi, 
per li quali può ella rimanere in que- 
fta parte illurtrata. 

* Cr ^ Can- 
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Candiano Barbaro. 

Zaccaria X. 

ERMOLAO I. 
Proton. Vele di 
Trevigi, poi di 
Verona. 

K. LOREDA- FRANCESCO 
NA figliuola di *-I. Dott. Cav. 
Piero Procc. Procc. 

N. VENDRA- ZACCARIA 
MINI figliuola—• II. Cav. Procc. 
del Doge AN¬ 
DREA r>^\ 

r 1 -rL m -J | L—' 
ERMOLAO Luigi Daniel- 
II. Dott.Cav. I. lol. 
e poi Patriar- I I 
«ad’Aquileja- I 

- —— J f mmmum 
r i t i, 

Ermolao III. Cornelio, France- 
feo II, 

Luigi IL Ermolao Marcanto- DANIELLO 
IV. nio, Cav. II. Patr.d’A' 

di cui parla 
i 1 Volterrano 

di cui vie¬ 
ne altra 
linea. 

Girolamo. 

Zaccam III. 
di cui conti- 
nua la di- 
feendenza. 

FRANCh. 
SCO IlIPat. 
d’Aquileja. 

Procc. 

Luigi HI. Antonio , 
Proccura- 
tore. 

I 

quileja. 

ERMOLAO 
V. Patr. d’A¬ 
quileja w 

Bianca ,moglie di Giro¬ 
lamo Ptfani. 

-u- 
NANI, Proccur. 

Antonio NANI, Proccur. 

GIAMBATISTA NANI, Cav, 
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Ermolao fu primieramente Mmbo- 
fciadore Veneziano ) delle tre ambafcia- 
te foftenute dal Barbaro, cioè appref 
fo Cefare , il Duca di Milano v e ’I 
Pontefice,, parleremo in appreffo. 

Quindi fu Patriarca di fdquile]a) Se 
Innocenzio Vili, ovvero Mleffandrò VI. 
lo dichiaraflfe Patriarca, non ben con¬ 
vengono gli fcrittori . Leandro Al¬ 
berti ( a ) è di parere , che Ermolao 
ottenefse il Patriarcato da Mleffandrò 
VI. Il Bembo nella fina Storia Vene¬ 
ziana (b) aflferifce , che. lo avelie da 
Innocenzio VTIL Noi con 1 efame de’ 
tempi faremo conofcere, qual fia la 
vera opinione. 

Marco Barbo, Cardinale del titolo 
di San Marco , e Patriarca di Aqui- 
leja, venne a morte in Roma (c)liX. 
ovvero (d) li XI. Marzo dell’anno 
MCCCCXCl. Trova vali allorainRo- 
ma il Cavaliere Ermolao Barbaro in 
qualità di Ambafciadore per la Re¬ 
pubblica , il quale diede finitamente 
avvifo al Senato della morte del Bar* 

G 5 „ bo. 
a) Defcriz.d'ttal.p.^Gq*. 
b 

fc) Suares.Pr&neft.antiq.lib.II.c.XV.p.lfO. 
f d ) Infcriptio [epalchr. ap. XJgbtlL T. V, 

«0/.147. 
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bo. „ Al ricevere delle prime lette- 
„ re (a) fcritte della morte del Car- 
„ dinaie da M. Hermolao al Senato 3 
,, i Signori haveano deliberato , fe- 
„ condo l’ufo della città, di racco- 
,, mandare al Papa un altro gentile 
„ huomo a quel Patriarchato. ,, Ma 
quali nello llelfo tempo refcrilTa Er¬ 
molao al Senato, „ che’1 Papa l’ha- 
„ vea sforzato a lafciar la vede Sena- 
„ toria , Se veftirli l’habito di Pa- 
„ triarcha „ . il quale avvifa, .come 
di cofa fatta contra le pubbliche leg¬ 
gi, gli tirò addolfo l’indignazione del¬ 
la patria , e l’elilio . Il giorno preci- 
fo, in cui facceddfe la fua promozio¬ 
ne al Patriarcato di Aquileja, non ci 
è ancora pervenuto a notizia : macer- 
ta cofa li è, che ella dovette feguire 
nello fi dio mefedi Mar%o , in cui ven¬ 
ne a morte il Cardinale Patriarca Bar¬ 
bo; mentre elfo Ermolao con una let¬ 
tera (l)data in Roma li VI. di Apri¬ 
le dell’anno fuddetto , rende grazie ad 
^Antonio Callo, fuo amico dell’ufficio 
di congratulazione, che feco aveva paf- 
fato per la ottenuta dignità Patriarca¬ 

le: 

( ì) BembJ.e. 
( b) inter Polir, epìfi. lìb. XII Ms4* 
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le r Quatti cibi novum futi, dice il Bar¬ 
baro al Calbo , audire fattimi me de pa¬ 
gano [acuii) militem Chnfli, tammi-*' 
hi vetus e/l intelligere Calvum meum 
ex Hermolai fui honore folidam volupta- 
lem cepiffe. Col medefimo lentimento 
fi efprime in un’altra lettera (a)feru¬ 
ta l’anno medefimo in data di Roma li 
XXXI. Marzo, a Giovanni Vico, che 
fi era con lui rallegrato nella (tetta oc- 
calionc ; Bene e/l ^ bene convenit, qui 
multum amas , multum ut mihi pon- 
ti/icatum iAquile]enfem congratularis, 
multo etiam malora mihi tribuas, & 
imineris, quam aut po/Jìm optare , fi 
rim cupidi/Jimus : aut promereri^fimo- 
leflifjìmus .Egli è degno di ottervazio* 
le il titolo , che effo prende in capo 
li quella lettera, ficcome lo fa in qual¬ 
che altra, nel quale unilce il caraffe- 
■e di Orator Vemtus con quello di Va- 
dare ha Mquilejen/is , lenza confiderà- 
•e, quanto quelli due titoli per le leg- 
l\ della Repubblica fottèro incompa- 
ibili. 

Se dunque nel Marzo dell’ anno 
VICOCCXCI. morì il Cardinal Marco 
Barbo, Patriarca di Aquileja , e fé 

G nel 
(a) Ibìd.pag.440. 
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nel Marno medefimo Ermolao gliTu 
dato per fucceffore nel Patriarcato , 
convien dire fenza veruna efìtanza, ef- 
fer lui flato promoflo a quella dignità 
da Papa limocenxio Vili, il quale morì li 
XXV. Luglio dell’anno MCCCCXCn. 
là dove lAlejjfandro VI. non giunfe al 
Pontificato , fe non il dì XL *Agofto 
dell’anno medefimo. 

Quantunque ogni altra prova in tal 
latto polla parere fuperflua, una però 
ancora ne produrremo, tolta da un 
orazione fatta in morte del noflro Er¬ 
molao da ^Antonio Mancinelli, daVel- 
letri, il quale allora fioriva in concet¬ 
to di buon gramatico . Trovali ella 
inferita fra’ Tuoi opufcoli ilampati in 
Venezia per Ciò. Tacitino, ed altrove ; 
e per ultimo Roma in- campo Flor&per 
egregi um virimi magijlrum Eucharium 
Silber alias Franche MDIIJ. die Ma]i 
ultimo, in quarto, con quella nota nel 
fine, dove il Mancinelli fi lamenta for¬ 
te delie edizioni di Venezia fatte dal 
Tacitino : Si quis Antonii Mancinelli 
opufcula ]am ’fàpius per Joannem Ta- 
cuinum , linguai latina exieium , Ve* 
netiis impreffa, inde Mediolani, & ali* 
hi extra Vrbem per alios, legerit: qui 
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Tacuini exemplaria /e cuti funt: nullam 
illis fidem adbibeant : corrupta enim 
maxima ex parte. Qua de re Vulcano 
tradiderit emendanda . Ematque Roma 
impreffd ficuti forte illa placuèrint . 
Vbi vero occafio dabitur , eadem cum 
pluribus aliis una propediem Feneiiis 
emendatiffima imprimente . Tuncque 
Mancinellum, non Tacuinum legerìnt. 
Ora fra quelli opufcoli del Mancinelliy 
intitolati, Sermonum Decas ad Mnge- 
Itm Colotium xAefmatem , leggelì al 
TitoloiXXDI. del libro X. una orazione 
di lui in funere METELLI BADI! 
viri doffiffìmi : ma che veramente non 
è che in morte di ERMOLAO BAR¬ 
BARO , Patriarca d’Aquile ja, In que¬ 
lla orazione i nomi fono tutti cangia¬ 
ti e trasformati dal Mancinelli; cape¬ 
rò oltre ad Ermolao Barbaro trasfor - 
mato in Metello Bfidio, quivi France- 
fco Barbaro, avolo di Ermolao, vien 
nominato Callimaco j e Zaccaria, fuo 
padre, vi è detto Tideoi e ’1 Sabelli* 
co y che orò nell’elequie di elfo Zac¬ 
caria y vi ha ’l nome di Saldino, cc. 
Onde poi folle indotto il Mancinelli 
a trasformare sì lìranamente i nomi , 
e.’lfoggetto della fua orazione., noi ci 
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figuriamo probabilmente altronde non 
elfcre derivato., che da qualche fovra- 
no decreto: poiché elfendo morto Er¬ 
molao in difgrazia della Repubblica 
per la cagione già nota , era molto 
difficile, che fi permettefle, chefofle 
ftampata in Venezia una orazione pa¬ 
negirica ., la quale portafle in fronte 
il nome di una per/òna, che, fe ben 
morta, era però morta di frefco, e 
prima di morire non era Hata alla 
pubblica grazia reftituita. Quindian- 
che penfiamoeifer nato, che nella ora¬ 
zione di Marcantonio $ abellico in mor¬ 
te di Zaccaria Barbaro, padre del no- 
ftro Ermolao, non fi legge, che elfo 
Sabellico, il quale per altro era feco 
di Uretra amicizia congiunto, come li 
vede dalle lettere, che l’uno e l’altro 
( a) fi fcrivono, e dalle lodi, che gli 
dà lo fielfo Sabellico sì nella fua Storia 
Veneziana ( b ), sì nelle fue Enneadi 
( O, sì nel fuo dialogo de latina lin¬ 
gua reparatione > faccia alcuna men¬ 
zione di Ermolao i anzi con grande 
artificio ne sfugge l’occafione, 

Ora 

< ( a ) Sabellic. Epìft. Ub. /. 
(b)'Dec.IV.lib.il. 
(C ) Emetti, X.lib.VllL 
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Ora ri cornando da quella , forfè non 

inutile , digreflione al primo propofi- 
to, dalla fuddetta orazione del Manci- 
nelli manifefiamente raccoglie!» , che 
Innocenzio Vili, fu quegli, che confe¬ 
rì ad Ermolao il titolo Patriarcale : Ic- 
circo, dice quell’ oratore, ubi accidit 
eligendum Carnorum prafulem ( inten¬ 
de il Patriarca di Aquile/a ) INNO- 
CENTIUS [ponte fua Metello ( cioè 
ad Ermolao) flatim, nec alii honorem 
hunc tradidit . Ciò che inducefse il 
Pontefice a dargli quella dignità , ol¬ 
tre alla fiima e all’amore, che ne avea 
conceputo , furono le inftanze , che 
gliene fece il Cardinale Giovanni de’ 
Medici , che poi fu Leon X. Lo dice 
l’Alcionio nel filo libro de exilio , le 
cui parole, riporteremo più fotto. 

E finalmente, come fcrivono ale unii 
fra quali Giovami fioche, Francefca- 
no.i ìiel Compendio iftorico, fu fatto 
CARDINALE della CbiefaRomana) 
il Tritemio(d) fu il primo, il quale 
fi penfalfe di dire, fondato forfè fo- 
pra un falfo rumore , che n’eracorfo, 
iche il Patriarca Ermolao folle fiato 

pro¬ 

fa) DeScrìptorib. Heclefìafi. fol. CXCI, 
edit, Parif. i j i li in 4, 
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promóflo al Cardinalato . Dall’ afler- 
2Ìone di lui molti fi fono lalciati ti-^ 
rare nel medefimo errore ; ma qua¬ 
lunque fiali l’autorità del Tritemio , 
Icrittore coetaneo del Barbaro, e quel¬ 
la del Rioche, e del Tofcano (a), 
e di quanti l’han feguitato : il noftro 
Patriarca Ermolao certamente NON 
fu mai Cardinale , e forfè , fe data 
il Cielo più lunga vita gli avelse , il 
Pontefice Alefsandro VI. che fin- 
golarmente lo amava , non avrebbe 
mancato di alcriverlo al facro Colle¬ 
gio . E ben il Poliziano avea ragio¬ 
ne di pronofticarglielo in breve i 
Quamvis ( dice egli nella lettera (6) 
di congratulazione a lui fcritta per la 
dignità Patriarcale) antea quoquemul* 
tis magnifìcifque fuerìs ornamentis af~ 
fetius, tamen hoc unum procul exc el¬ 
iti y atque emine ty non modo quia ma- 
jus y fed quod per eum quafi gradum 
brevi putaris ALTIUS afeenfurus . 
Manifelio argomento, che egli NON 
fia fiato Cardinale , fi è , che ninno 
di quanti fi rallegrarono feco del Pa¬ 
triarcato ottenuto, non. il Pico, non 

^ ^ fi¬ 

fa) Pepi. Ttal.p.ll.zì. 
(b ) Epiflolaf'l,l>pag.l.X». 
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il Poliziano , non il Calbo , ec. ha 
pafsato con lui nè allora, nè dopo uf¬ 
ficio di congratulazione per quella fer 
conda dignità del Cardinalato . Il 
Mancinelli non ne fa motto alcuno 
nella fua orazione funerale, dove per 
altro ad uno ad uno va numerando i 
principali onori dal noftro Ermolao 
fofienuti. Il Cardinal Bembo , così 
bene informato della fortuna e vicen¬ 
de di quello fuo chiariifimo concitta¬ 
dino , di una sì confiderabile circor 
ftanza, là dove parla della morte di 
Ermolao, non fa veruna menzione', 
Così pure il Crinito , il Giovio , e 
tanti altri, che qui troppo lungo fa¬ 
rebbe il voler riferire. Lo fiefto Pa¬ 
dre Gandolfi, Agofiiniano, che nell* 
addizione al fuo Difpaccio ijìorico(a) 
fi era impegnato a provarlo dgoflinia- 
no, e Cardinale, fi rifil igne poi nella 
fua DiJJertazione iflorica a dirlo fem- 
plicemente Cardinalem defignatum , 
non lafciando però di regifirarlo tra’ 
fuoi Komitani, ma con tal raggiro di 
parole, e di cofe, che fa anzi pietà, 
che imprellìone nella mente de’ fuoi 
leggitori. Il Volilo, che in quefta fua 

(a) Mr-174- 
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Opera de Hìjlorìcis latinis più tolto 
con l’altrui, che con la propria opi¬ 
nione giudica Cardinale il nofiro Er¬ 
molao Patriarca, tale lo dice poi cf- 
prefsamente nella fua Opera {a) de 
natura artiurn, aggiugnendo , che il 
Barbaro efsendo Cardinale pubblicò in 
Roma le Tue Calligazioni Tliniane l’an¬ 
no MCCCCXCIII. Majus tamen no¬ 
mea fibi peperit aliis : imprimis cafli- 
gationibus Vlinianis ; quas Roma 
{AM CARDINALE edidit anno 
MCCCCXCIII. Ma il Barbaro nella 
edizione Romana delle fue feconde Ca- 
fiigazioni, dedicate da lui al Pontefi¬ 
ce Alefsandro VI. non dice alcuna 
parola di Cardinalato ottenuto : quan¬ 
do per altro una sì opportuna occa- 
fione gli fi offeriva di ringraziarne il 
Pontefice , in cafo che da lui conlè- 
guito e’ l’avefse. 

C ornine io (b) a far/i conofcere co* 
fuoi fcritti nell’ anno decimottavo della 
fua età ) Il Volito volle dire. ab an¬ 
no atatis DUODEVIGESIMO : ma 
nellaftampa Elegge DUO VIGESI- 
MOi il che da alcuni è fiato mala- 

men- 

(M>. m. cap. xvi. nurn.i 
(b) VoJf.Lc.p.6z2. 
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mente interpetrato per VENTESI- 
MOSECONDO in luogo di DECI- 
MOTTA VO. Anche il Bayle(a)hix 
fatta la ftefisa confiderazione, conclu¬ 
dendo poi : „ Egli è chiaro, che il 
„ Volilo avea fcritto DUODEVI- 
5, GESIMO : due lettere fiupprefise di 
,, quella parola hanno levato QUAT- 
,, TRO anni di gloria ad uno fieri t- 
35 tore. „ 

Arrigo Warton ridi'appendice alla 
Storia letteraria del Cave ( b) dice, che 
Ermolao nato li XXI. Maggio del? 
anno MCCCCLIV. fiorì nel MCCCC 
LXXX. e che QUATTRO anni pri¬ 
ma avea cominciato a fcrivere, QUA¬ 
DRIENNIO ante fcrìbere exorfus 9 

cioè nel MCCCCLXXVI. che'appun¬ 
to corrifponderebbe all’anno XXII. dell* 
età di Ermolao. Ma che egli QUAT¬ 
TRO anni prima fofse già in poflefso 
della pubblica eftimazione., lo dice il 
Mancinelli nella fioprallegata orazione ; 
anzi.lo Refiso Ermolao nella prima let¬ 
tera al Padre Arnoldo, come più fiotto 
vedremo,volendo ora noi ordinatamen¬ 
te dar conto danno in anno de’fiuoi ftu- 

dj , ■ 

(a1) DìB.Critiq. p-4 71 * 
(b; 
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dj,ufficj, ed impieghi,acciocché meglio 
la vita di quello grand’uomo illustra¬ 
ta rimanga. 

Nato egli, come abbiam detto, nell’ 
anno MCCCCLIV. e ufcito appena 
degli elementi gramaticali della lin¬ 
gua greca e latina, da lui appreli in 
Venezia , fece i Tuoi primi Itudj in 
Verona lotto la dilciplina del celebre 
Matteo Buffo , de’ Canonici Regolari 
Lateranenfi , il quale le ne elprime 
con le feguenti parole nella XXXIV. 
lettera del tomo II. ferina di Roma 
a Giovanni Pico . Quanto fiudio & 
amore , cultuque ac reverentia Her- 
molaum Barbarum nofìrum fini pro- 
fecutus : ex fermonibus de eo inter 
nos crebris & mutuìs potuifìi, feelix 
Mirandula , fepe cognofcere . Tfam 
PUER cum coepiffet primo fub peda¬ 
gogo latinis cum literis Mlpba & Be¬ 
ta graculizanda cantare, & foluta in 
verfus ibernata cogere : item & ver- 
fus in liberas fententias folvere, uf- 
que tim ille mihi concefjìt in ftliumy 
a patre Zacharia , & a patruo Her- 
mtilao femore , qui noftra civitatis 
epifeopatum agebat , urbane traditus. 
Antonio Brojanico , Veronelè , che 

allora 
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allora vivea con fama di buon poeti 
latino, fece alcuni verfi in lode del no- 
flro giovanetto Ermolao , i quali fo¬ 
no in un codice di poefie mifcellanee 
latine apprefso il Sig. Saibante in Ve¬ 
rona . I detti verfi principiano con 
quello titolo : ^Ad ingenuum ac patri- 
tmm ADOLESCENTULUM Her- 
molaum Barbarum Zacharijc fi lumi An¬ 
tonia Brojanicus. 

Surge puer,gravitate fenex , vìrtutìs aviti 

Praclarum tyecimen : patris imago boni. 
Hermolai alterius feclator & nmulus ex tot 

Quo Veronenjis prifule terra nitet. 
Verge (ut ccepiflì) tanta puer, indole dtgne% 

Perge: tibì calcar commoia cuncìaferunt^c. 
Qual folle la fperanza, che fin d’allo- 
ra fi potè di lui concepire, può argo¬ 
mentarli da quello, che ne foggiugne 
il medefimo Bollò : ibi puer tum car¬ 
mina , tum profam juffus erat canere 
& recitare : quod puerili vocula, &■ 
artificio fa bypocrifi verecunde quum 
faceret omnes quidem cum rifu & 
admiratione tenebat : e più fotto: <Ado- 
lefcentem deinceps illum peromne quip- 
'>e tempus colui . Oui quanto magis 
retate , v ir tute &fapientia profi cie- 
bat : gaudium de eo majus & admi- 
’ationem ipfe concipiebam ; unde opti- 

» U ^ ynt*$ 
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mus ille ita proficiens eo pervenit tari* 
dem , ut nnnc non tam mihi quidem ho¬ 
mo , quctm cceleftis aliquis fpiritus vì- 
tam inter homìnes ducens videatur . 

Giunto all’età di OTTO anni fu 
pollo in Koma dal padre fotto la cura 
diVomponio Leto ^ nella cui fcuolacgli 
frette per lo fpazio di dieci anni con- 

, tinui , talché di DICIOTTO anni 
fcriveva in verfo , ed in prola eccel¬ 
lentemente : E]us mirabili indole, dice 
il Mancineili , incenfi parentes , ante- 
quam infanti e tempus prateriretjn difci- 
pulum ac filitm Pomponio Loeto tra- 
diderunt ; e poco dopo : f ’ib cu]us Pom- 
ponii disciplina ANNIS DECEM rno- 
ratus , ita pudice atque ajfidue Jhtdio 
incumbebat, aitod DUODEVICESI- 
MO anno & grammatìcus, & poeta, 
& orator evafit. Stando nella fcuola di 
Pomponio lì fece ammirare da i let¬ 
terati , che allora in copia in quella 
corte fiorivano , e in particolare da 
Teodoro Gaza, il quale foleva dire di 
!ui, che come giovane a tutti i fuoi 
pari andato avanti farebbe, così avreb¬ 
be vecchio i vecchj oltrepalfato. Que¬ 
llo giudicio, fattone dal greco Teo¬ 
doro j vien riferito da Andrea Bren- 
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zio nella dedicazione a Zaccaria Bar¬ 
baro . xA quo ( cioò da Francelco Barba¬ 
ro , avolo di Ermolao ) minime dege¬ 
nerai Hermolaus yfiLius te tanto patre 
non indignus : in quo tamquam propa¬ 
gine dedurla, avita paternaque fapien¬ 
ti a fruffus florent & crefcunt. Ouem 
Theodorus Gaza : fi cut fivenis aqua¬ 
le s fuperajjet : ita fenem fenes fupera- 
turum effe judicabat. Ouod mibi videtur 
]am affequi etiam non fenex , ec. Nell’ 
anno DECIMOTTAVO fcrifse due 
libri intorno a! celibato, dei quale fu in 
tutta la fua vita amantilHmo : OCTA- 
VODECIMO atatis anno de COELI- 
BATU libros duos pueriiiter confcri- 
pfimus ; lo atteda egli ftefso nella let¬ 
tera al Padre Arnoldo. 

Tornato a Venezia , pafsò per co¬ 
mando del padre nella famofa Univer- 
iità di Padovana terminarvi i Tuoi iludj. 
Quivi diede mano alla verdone della 
parafrad di Temifiio, la quale fu tratta 
a compimento da lui nel MCCCC 
LXXIII. efsendo danni XIX. ma non la 
pubblicò che di XXVI. decome egli 
continua a fcrivere al Padre Arnoldo: 
VNDEVIGESIMO (atatis anno) The- 
niftium converùmm ; VIGESIMQ- 

SEXTO 
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5474- SEXTO edidimus . In quello mentre 
efsendo morto il dì primo Settembre 
dell’anno MCCCCLXXIV. il Doge 
Niccolò Marcello , fu commefsa al 
noftro Ermolao la cura della orazio¬ 
ne funerale, che fi legge (lampata. 

CINQUE anni furono da elfo im- 
*477* piegati nello Studio di Padova, finché 

efsendo giunto all’annoXXIII. dell’età 
fua, fu con universale appiaufo ed afsen- 
fo nelle leggi civili e canoniche addot¬ 
torato : Contulit fe deinceps Vatavìum, 
così il Mancinelli, ubi annis QUIN- 
QUE tanta cura & diligentia no 61 es 
& dics opsram litteris adhibebat: ut 
anno quidem VICESIMO TER TIC) 
feptem liberalium artiura cognitionem 
mirandam & perfe6tam nancifceretur : 
non latine dumtaxat , veruna & at- 
tice . Ulne maximo cuna honore , eY 
bilari fronte , animoque promptìffimo 
a docloribus , eximitfque philofopkis 
aureum infigne vigiliarum juarum pi~ 
gnus & monumentimi recepit. 

Ma il grande onore , che egli ri¬ 
cevette da que* chiariilìmi Profèfsori 
della Univerfità Padovana, quello in- 
figne Letterato refi itili ad elfi loro ab¬ 
bondantemente col farli del loro nu¬ 

mero 
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mero, ottenendo dal Senato una Let¬ 
tura di filofofia , che con indicibile 
concorfo di uditori per DUE anni in¬ 
teri e’ foftenne . Fu allora , che egli 147*.’ 
[else, c dettò in grazia deTuoiudito¬ 
ri quellaureo compendio dell'etica di 
Annotile, che molti anni dopo la Tua 
morte fu pubblicato dal celebre Da¬ 
niello Barbaro , fuo pronipote , il qua- 
te nella dedicatoria, che ne fa al Car¬ 
dinale Alefsandro Farnefe, in confer¬ 
mazione di quanto ne abbiamo detto 
finora, così ne ragiona: Libellum hunc 
Hermolaus Barbarus,Patruus meus ma- 
?nusydim PATA VII PUBLICE Ari- 
%telis etbicen PROFITERETUR,^- 
c.loris ipfius mentem atque ordinem fe- 
irntus in compendium redegit. Anzi il 
medefimo Ermolao ne rende teftimo- 
aianza nella fopradetta lettera al Pa¬ 
dre Arnoldo : Libros omnes Ariftote- 
'is morales in ACADEMIA P A- 
FAVINA BIENNIUM PERLEGI, 
quamquam anni ex ilio DFCEM Cr* 
implius affi funt, ec. * 

Efsendo danni VENTICINQUE H79> 
-itornò in patria, dove fu fubito am- 
mefso a que gradi, che a’ nobili della 
età fua fogliono dalle leggi della R.e- 

Tomo KXV11L H pub- 
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pubblica efseredifpenfati} ma non per 
quello lafciò da parte i Tuoi xtudj, in- 
terpetrando in tal anno i libri rettori- 
ci di Arillotile : VIGESIMOQUIN- 
TO ( (Xtdtis anno ) Rhetoricos LArijìote- 
lis libros interpretati fnmus ; i quali 
furono altresì divulgati dal fuo proni- 
potè Daniello. L’anno feguente die¬ 
de alla luce lafua parafrafidi Temiflio; 
e di là a DUE anni cioè nelMCCCC 

*481. lxXXII. tradulfe Diofcoride ; e nel 
o MCCCCLXXXIIII. tutta la dialettica 

4 4* di Ariftotile : VIGESIMOOCTAVO 
Diofcoridem : TRIGESIMO Diale- 
dlicen^Lriflotelis univerfarri: prceterea 
multos epinolarum libros . multas ora- 
tioncs. multa carmina milita edidimus. 
& omnino fi numeres qucefcripfi , fe~ 
inex fum.fm ponderes ,pene puer : con 
quefia modenilìima efprdlione con- 
chiude egli la numerazione delle Ope¬ 
re che fino al Maggio del MCCCC 
LXXXV. auea ferine. 

Nel Giugno dell’anno MCCCC 
L'XXXIIII. efsendofi per timor della 
pefie, che era a Venezia, ritirato in 
Padova , gli fu fatta inllanza da al¬ 
cuni giovani di buona indole, e di fu a 
amicizia,che loro dovefseleggere, ed 

inter- 
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intcfpetrare i poeti e gli oratori gre¬ 
ci : ed efso, che, ovunque gli fi por¬ 
geva occafione di promuoverle buo¬ 
ne lettere , lo fiacca di buon cuore , 
iiede a’loro voti pronta ed, intera 
foddisfazione Reggendo e dichiarando 
)ra Teocrito, ora Demoftene : Cupie- 
'ant HIC } ficrive egli (a) di Padova 
i C. Pontico Facino in data di XXV. 
Giugno di detto anno , boni quidam 
\mjenesy ut POETAS eis GR.AECOS 
emporibus fuccifivismeis pralegerem. 
Satisfecimus. lS{unc in DEMOSTHE- 
NrE deleftamur : mine in THEOCRt 
FO conquiefcimus, ec. 

Entro quelito corfio di tempo avea 
gli efiercitateduc cariche importanti!^- 
ime nel governo : Magiftratus duos 
ejjì vel laboriofiffimos . non parvam 
ieipublica. non parvam amicis curam 
mpendimus. Una di quefie fu quella 
leiYlAmogheria , nominandola egli 
fprefisamente in una delle fiue lettere 
neditej e abbiamo in oltre da una fiua 
cttcra ( b ) ad Antonio CaIbo,che nell* 
nno antecedente MCCCCLXXXIIII. 
gli fiofise fiato creato Senatore : alla 

H 2 quale 
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quale amplillìma dignità pochi in età 
di XXX. anni hanno il merito e la forte 
di pervenire. 

Ma per teguitare dietro la fcortadi 
lui ordinatamente i Tuoi ftudj, eltendo 
egli d’anni XXX. aperte in fuacalà, 
che era alla Giudeca, ove ora è ’l nobil 
palazzo Ispani, fcuola privata di filo- 
fofia, e continuolla anche nel fufleguen- 
te , a’ Tuoi concittadini , a quali di 
buon martino faceva le fue prelezioni, 
dette per quello da lui iolfav*, cioè mat~ 
tutine , la prima delle quali leggete an¬ 
che alle ftampe. Da efìfa può venirli in 
chiaro, qual folte l’oggetto , che egli 
in quelle fue private lezioni fi pro¬ 
poneva per utile de’ fuoi uditori : ma 
con più chiarezza ancora egli fe ne di¬ 
chiara nellalettera tante volte allegata i 
Hoc ipfo anno ( MCCCCLXXXV.) qui 
nobis ALTER cfl & TRIGESIMUS 
pkilofophia fcholas civibus meis aperuiy 
abfoluturus intra quadriennium non dico 
quacumque leguntur in fcholis; nam hac 
perpauca funt ; fed quacumque Arifto- 
teles confcripfit logica, pbyftca, tipo¬ 
logica , poetica, rhetorica . Vtor zar-. 

pofitoribus gratis > latinis , arabibus. 
precipue vero gratis 3 unde omnis & ex* 

citata 
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citata & con/ummata philo/opbia cogni- 
tioefl: Jamhlicho, Porphyrio, Alexan- 
dro, Themiftio, Simplicio , Philo- 
pono, cateris , huju/modi : pofi bos 
Averroi, quem ut multis ante fe, ita 
nemini poft fe in/eriorem fuiffe compeno. 
Et ber cute fi confcras c]us viri /cripta 
cum gracis, invenies /iugula ejusver- 
ba /iugula effe furta ex Alexandro, The- 
miftio, Simplicio. Sed de hoc alias. 
Siccome egli aveva penfiero di fare una 
verfione di tutte VOpere di ^ir i/l ot ile , 
così egli avendola di molto tirata avan¬ 
ci, ne comunica all’amico Religiofo 
il difegno : Is/mc accipe quid in pofte- 
rum cogitet Hermolaus tuus. OMNES 
ARISTOTELIS LIBROS CON¬ 
CERTO, & quanta poffum luce, pro¬ 
fetate , cultuexorno. EXPOSITIO- 
NfES fuas bis a di ungo, brevitate ma¬ 
rna, delettu fummo eorum , qua, Gra¬ 
dì , qua lArabes, qua Latini commen¬ 
dante . Video magnìtudinem operis in- 
’litutì ,per terre or & borre/co ; /ed per- 
ro tamen Deo/retus alacer,perinde quafi 
iroximo finem ac metam effe. Nè qui 
coleva fermarli il fuo infaticabile Ru¬ 
llo , mentre dopo Ariftotile era fua in¬ 
tenzione di dar fuori l’interpetrazione 

H 3 de’ 
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de’MATTEMATICI antichi: Quid 
quod pofl Ariflotelem MATHEMA- 
TICOS libros interpretari cogito. Vi¬ 
de quam vana, quam ìmmemor fui mor- 
talitas fit. Ingreffus fum vìam infinitam 
& imperourribilem, cui ne multiplex 
quidem vita fuffecerit. In ipfo tamen iti- 
neris tamimmenfo limine aliam viam, 
aliud iter, aliam navigationem, alium 
«rbemfatigo . nec propterea tamen ar¬ 
rogantia: reus agar. .Aliud enim efl ar- 
rogantem effe, aliud bene fperantem, ec. 

Da principio egli non voleva, che 
due o al più tre uditori de’ fuoi amici j 
ma appena ciò divulgoffi per la città a 
che la Tua cafa divenne come una pub¬ 
blica Univerfìtà, concorrendovi in fol¬ 
la tutte le perfone intendenti ad udirlo. 
Caterum , fcrive egli ( a ) a Giorgie 
Memla in data di XIH. Dicembre 
MCCCCLXXXIV. inter effe me a <& 
tuaputo ex litteris meis , -antequan 
aliorum , intelligas profiteri me , fec 
DOMI Ariftotelem > hoc efl ver ari, 

folidam ; non urnbratilem & fuca- 
tam philofopkiam. Ac primum quiden, 
amìcis cum DUOBUS , aut fummum 
TRIBUS interpretari cogitabamus. Sec 

re, 

fa ) Epiflolar. mjf. Ub.II.cod. A.p. 11 a. 



ARTICOLO V. 175 

re, invitiamo me , vulgata, T AN- 
TUS mox CONCURSUS undique 
fatlus efl : ut nifi quia communi bono 
ferviendum ejl , etiam per incommo- 
da> fere pcenituit ccepiff'e, ec. Ma co¬ 
me le nobili e grandi idee vanno di. 
rado fcompagnate da lina grande in¬ 
vidia , e la detrazione Tempre li /ba¬ 
dia di abballarle o con torta interpeT 
trazione, o con maligna cenfura jcosì 
v’ebbe chi riguardò quell’ azione di 
Ermolao o come un diTcgno di va¬ 
nità e di ambizione in un’ uomo di 
lettere, o come un’atto di ballezza e 
di avvilimento in un cittadino nobile 
di Repubblica : dalle quali accufe egli 
non mancò di difenderli in quella let¬ 
tera , che egli indirizza ( a) a Nicco¬ 
lò da Chieti, acutiffimo filofofo , fìc- 
come egli lo chiama , in data di Ve¬ 
nezia li XVII. Dicembre dell’anno me- 
defimo : Scito me Ariftotelem capifje 
prolìferi magna frequentia convento- 
rum & incredibili de fiderio linerato- 
rum honorum: fed( ut femper ajfolet ) 
non fine delrattoribus. <Alii ambinone 
faffum putant . <Alii fordìdum & ab- 
\ettum interpretantur : & quamquam 

H 4 am- 
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tmbitum cavillantibus refpondeant prò 
me qui fordidum munus contendunt, in- 
vicem cum iis illi , non tamen fatis 
effe hoc pudico , nifi & memet ipfe di- 
iuam & purgem , ec. Continuò egli 
pertanto nel fuo lodevole inftituto, e 
già nel Giugno del MCCCCLXXXV. 
fcrive in una lettera al Pontico ( a ), 
che avea terminato di leggere i libri 
lAnaliticorum priorum j e che intermet¬ 
tendo le lezioni nel caldo della Cagio¬ 
ne , avrebbe attefo il profilino au¬ 
tunno per efporre Tofteriora & Topi- 
pica , con che avrebbe dato compi¬ 
mento a tutta la dialettica di Anno¬ 
tile: POSTERIORE & TOPICA 
per autumnum legemus: hac enim fo¬ 
la refi ante x univerfa inflitutione DIA- 
LECTICA. 

.i486. A però convenne intermettere 
quella Tua così bene incominciata car¬ 
riera , e difporfì alla legazione , che 
dal Senato fu commeffa a lui, e a Do¬ 
menico Trivifano. Imperocché effen- 
do Rato creato Re de’ Romani l’Ar¬ 
ciduca Maffimigliano d’Auftria , fi¬ 
gliuolo deirimperadore Federigo III, 
il Trivifano ed il Barbaro furono col 

ca¬ 
la) Ibìi $.17\ 
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carattere di Ambalciadori ftraordina- 
rj Spediti, Qui ( a) publico nomine il- 
lis non folum Regalem , C afare amque 
appellationem gratularentur , fed par 
cem fcedufque priftinum confirmarent. 
Prima di partir per Germania, fu ad 
elfi dato ordine efpreflb, che , fe per 
viaggio incontraflero gli Ambafciado- 
ri dell’Imperadore, i quali fi erano di 
già partiti per la volta d’Italia, fa- 
ceflero ad elfi ogni ufficio di dimofira- 
zione e di onore j e quefto incontro efi 
fèndo lèguito in Padova, i legati Ce¬ 
sarei reftarono ftupiti delia eloquenza 
del Barbaro per la orazione da lui re¬ 
citata, rebus quidem ac tempori accom- 
modatam, fed in primis elegantia Ó* 
copia verborum ma]ori quam audire 
ante a confueviffent : fono parole del 
Callimaco nella orazione de bis qua 
% Venetis gefla funt> ec. 

I noftri Ambalciadori giunti che fu¬ 
rono a Bruges, dove era allora la Cor¬ 
re, toccò ad Ermolao,come più gio 
zane , l’ufficio denotazione , che fu 
ia lui recitata fi III. Agofto dell’anno 

H 5 fud- 
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Metto MCCCCLXXXVI. con mol¬ 
ta foddisfazione di Celare, da cui egli, 
e’1 Trivifano furono creati CAVA¬ 
LIERI. ^imbo , dice il Giuftiniano 
fopracitato , ob egregias animi dotes 
EQUESTRI funt dignitate donati : e 
del Cavalierato ottenuto fa menzione 
lo ftelfo Barbaro in una (a) delle fue 
lettere. La fua orazione fu da lui fat¬ 
ta ftampare, non quale e però in quel¬ 
la occafione la dille, ma quale innan¬ 
zi l’aveva apparecchiata per dirla , 
avendola poi dovuta in alcune cofe 
troncare a titolo di brevità ; di che ren¬ 
de egli Hello tefìimonianza in quella 
fua lettera a Giovanni Carondeleto , 
primo Segretario del Re de’ Roma¬ 
ni , la quale fi legge Rampata dietro 
la fopradetta orazione : Sed heus tu% 
doBe vir, ob ferro, ne mirere , fi qua 
leges in hoc libello , qim tunc diBa 
non fuerunt . Ifec enim addidi nane 
e a : fed detraxi tunc .* admonitus ab 
lAulicis extemplo quam limen attigiy 
ne longus ejfem: ambi t io fa reciderem : 
optima quoque dicerem : paùentiffimh 
cmnino, fed oc capatiffimis tamen Trim 
fipibusparcerem .^Amputavi fabito con- 

[ilio 

( a ) Uh. IV. cod. À.pag, 3 f, 
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(ìlio multa : quamquam quod potejì corb 
(ìlium fuijfe, fi fubitum f Ea qua tane 
refecuiy modo funtannexay ec. Narra 
ilTritemio, che il Barbaro ritornan¬ 
do a Venezia dalla Tua legazione di 
Germania , nel palìàr per Mogonza 
fcrifle ad inltanza di Teodorico Flas y 
medico tedefeo, Tuo amico, un Trat¬ 
tato intorno alla convenienza dell' 
zfironomia con la medicina -, il quale 
però non Tappiamo, che mai ha flato 
ftampato. 

Tornato in patria, vi confeguì nuo- 
yi onori j e trovò novelle didra- 
tioni a Tuoi fludj, Al Tervigio di eT- 
fa , e al voler de’ congiunti Tacrifìca- 
m o l’unico de’ Tuoi piaceri , o il più 
^rato. Con qual Tentimento il fàceT- 
re, udiamolo dalla bocca di lui mede- 
imo in una Tua lettera ( a ) al Calbo : 
Fìonores in Republica geffi multos, & 
magnosy qua fide, qua opinione y qua 
\ratia , non dixerim . Tlacet quidem 
mpendijje ( Tcrivea quelle colè nell’an- 
10 MCCCCXCL ) annos penitus XII. 
red F'III. Reipublica contìmos : totum 
d tamen literis fere periit . ^Appella- 
?ant me quidem UUy far cinque id fi- 

H 6! bi 
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hi a me identidem ]ubebant : ego con¬ 
tea in diem ducere, ac diferre, non 
quìdem honorum , & magifìratuum 
dulcedine: fedut patri, fratribus ,<&* 
amicis obfequerer, qui me am operam 
in Republica profuturam putabant : 
ipfe non videbam. 

. E in fatti non andò molto, che il 
Senato lo elejffe Ambafciadore al Du¬ 
ca Lodovico Sforza di Milano , do¬ 
ve pure erano itati in altro tempo 
con lo ftefìo carattere sì Franeefco fuo 
avolo, sì Zaccaria fuo padre : di che 
ne diede egli parte all’amico Merula 
in data di Venezia li XXI. Gennajo 
MCCCCLXXXVIII.dell’era volgare. 
'Non parum multa rationes funt, Me¬ 
rula doblijjìme , propter quas Legatio 
Mediolaneniìs, quamihi, tefle Deo y 
nec guarentì, nec cogitanti, maximo Ta- 
trum confenfu, & omnibus fere punttis 
optigit, zc.carijfimain primis effe debeat. 
Nonne ad eos Trineipes Legatus ve¬ 
rno , qui cum Kepublica nofìra non mi- 
nus con] unfti funt , quam nos nobif- 
cum : deinde ad eos, quibus Familia,. 
noftra non nudius tertius aut quar- 
tus, fed pridem annis jjam inde retro 
snultis privatim debere ccepit , quan- 

' ~ .« : tum 
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tum litteris videlicet explicari nullo mò¬ 
do poteft ? Etquid alia gens, alia domus 
efl Italia tota prater noftram, ex qua 
TRES continua ferie, AVUS, PA¬ 
TER , FILIUS j ab eodem Senatu ad 
eofdem Principes hoc nomine profeti 
fuerint? BIENNIUM efl, ex quo apud 
eoi cum PATRE fui , ec. Il Tuo ar¬ 
rivo in Milano dovette lèguire verfo 
YMprile dell’anno fuddetto , mentre 
■le prime lettere , che di là 11 trova¬ 
no Fcritte ( a ), fono in data del dì XIII. 
del mefe fuddetto a Girolamo Donato , 
che poi in quella legazione gli fu fuc- 
ceffore, a Marco Dandolo , e a Gior¬ 
gio Falla , tutti e tre chiariflimi letr 
terati, ficcome l’ultima , che da quel 
luogo fia Icritta , è in data del dì I. 1485& 
».Aprile dell’anno feguente, a Michele 
Carrara, inlìgne medico Bergamafco. 

Durante quella legazione , la fua 
cafa,che egli ci rapprefenta affai valla, 
e magnifica, e conveniente al fuo gra¬ 
do , era l’ordinario ridotto di quanti 
profeffavano letteratura in Milano . 
Giorgio Merula, fuo vecchio amico, 
vi divenne fuo ofpitc per tutto quel 
tempo. , che egli colà fi trattenne c 

Me* 
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Merula in adibus noflris habitat, fcri- 
ve egli così a Giorgio Valla (a) fed 
ita, ut extra ades habitare videatur : 
tanta efl amplitudo domus. Nè tante 
erano le fue occupazioni nel pubblico 
minillero , che molto non gli rima- 
ndTe di tempo per profeguire le ver¬ 
doni di <Anflotile , e di Diofcoride, 
che prima aveva intermefle : Credo 
Diofcoridis, & Arifèotelis manes im- 
petraviffe mihilegationem. utaliquando 
abfolvipoffent : fono parole di lui nella 
lettera a Girolamo Donato, da noi poc’ 
anzi allegata j e in un’altra a Rober¬ 
to Salviati( b) ,fcritta li XXL Otto¬ 
bre : Credo alias ad te fcripflffe, aut 
dixifse tibi, qui ex me audiermt, in- 
ftrumentum Ariftotelis : ita enim Lo¬ 
gicarci "Peripatetici fere appellanti item- 
que libros Vili, de aufcultatione phy- 
hca , & tres e]us rhetoricos in lati- 
num a me pridem commijfos efse. Dio- 
fcorides \am perfeffius efl . Manus ei 
■nunc a me fimma imponitur . Vara¬ 
ta fili& dos efl. Vropediem locabitur . 
Tum levatus onere Ariftotelem aggre¬ 
dì ar totustotum : qui, nifi me alio Deut 

avo- 

( aj coi. A.p. 37. 
(bj Ibid.p.^z. 
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avocet, ab Diofcoridis cditione bien¬ 
nio fere prodibit abfolutus, utique in 
logicis, & cum eo commentarti,quos 
in pofteriores anaJyticos \am perfeci- 

Tofl emiffa hac inibo naturalia, 
& divina : itcm rhetorica, & poeti¬ 
ca ; partim commentationibus : partim 
annotationibus OMNIA e]us pbilofo- 
pbi volumina prò virili me a irfHtucm. 
Sunt enim & in problematis , & in 
animalium hitioriis nonnulla, qua eia- 
ritatem lucemque defiderant. Ea cur- 
ftm, & brevis annotamenti luminepra- 
terfluam : paratus nibil prater e a ag¬ 
gredì tota vita, ec. 

Terminata Ja Tua ambafeeria di Mi-14$» 
lano, tornò in patria, dalla quale in ca¬ 
po ad un’anno fu deftinato Ambafcia- 
dore ordinario appreso il fommo Pon¬ 
tefice Innocenzio Vili, che non molto l49l 
dopo lo elefle Patriarca di Aquile- 
ja , ftante la vacanza di quella Chie- 
fa per la morte del Cardinal Marco 
Barbo. Più fopra abbiamo parlato della 
difgrazia , in cui cadde per avere accet¬ 
tata quella dignità » e più fiotto parle¬ 
remo della fiua morte, efièndo oramai 
tempo, che fieguitiamo l’elogio, che 
ne fa il Volilo. 

1Accu- 
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^tccuratamente emendò la ftoria na¬ 
turale di Vlinio Veronese , e non Co- 
mafco, ficcome appreffo il Gioviofi leg¬ 
ge ) Il Barbaro fu di opinione, che lo 
/Idrico Vlinio folfe Comafco, e non Ve¬ 
rone fe\ laonde egli confiderando rag¬ 
giunto di conterraneo dato da eflò Pli¬ 
nio a Catullo nella prefazione , cerca 
di dargli un’altra lezione , o di tor¬ 
cerlo in altrofentimento, foggiugnen- 
do ( a) di farlo : non quod Veronen- 
fem fuifle Vlinium fufpicer , qui abf- 
que dubio Novocomenfisfuit , ec. la 
quale opinione però in oggi univerfal- 
mente vien riprovata . Il Varillas(b) 
con la fua folita franchezza afferifce , 
che Ermolao Barbaro ,, fcoperfe, che 
„ il medefimo Plinio era nato a Ca- 
„ mo, e che ne compofè una differ- 
„ fazione, da cui rimafèro convinti 
„ tutti coloro, i quali la lederò . „ 
Ma neffuno , fuori di effo Varillas , 
leffe mai quella Disertazione, che è 
una delle infinite, e chimeriche im- 
pofture dello ftorico francefe. Tutto 
quello, che ne Iafciò fcritto il noftro 
.Ermolao, fi riflrigne a poche linee % 

infè- 
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inferitene! principio delle lue Cafiiga- 
teloni Tliniane. 

Del rello, quella fua Opera, ripie¬ 
na d’immenlà e varia erudizione , fu 
incominciata da lui in Roma , nel 
principio dell’anno MCCCCXCI. ef- 
fendo Ambafciadore per la Repubbli¬ 
ca . Lo attella egli lidio nella dedi¬ 
cazione, che ne fa ad Alelfandro VI. 
Ego vero Plinianas calligationes, quas 
Legatus Roma* , nec dum facris ini- 
tiatus inchoaveram, optimis & dottif- 
fìmis viris fuadentibus, perfeftas cmifi 
funis, gravijjìme reprehendendus fuif- 
femy nifi eas ( qualefcumque forent ) 
lamini & ma]eflati tua confecrajjem. 
Qiiando da Ferdinando il Cattolico fu 
tolta a i Mori la città di Granata , 
che fu li XXV. Npvembre dell’ anno 
MCCCCXCI. flava il Barbaro lavo¬ 
rando fui III. libro di Plinio; e lo ri¬ 
caviamo da quanto egli ne fcriffe lovra 
il I. capo di elfo libro : URGAO . Iter 
Antonini TU, VIRGAO. Efl autem 
iliberi, ut fere credi video, qua: nunc 
GRANATA dicitur, longe clarijfima 
urbium occidentis : erepta Mauritanis 
Regibus HOC IPSO QUO HAEC 
PRODEBAM ANNO, aufpiciis Re* 

gum 
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gum Hifpania . Nella lettera polla in 
fine alle fue prime Calligazioni dice di 
ayerle compolle, e pubblicate nel cor- 
fo di VENTI MESI . me erant in 
Tliniano codice flagitia, ec. Ea nos gra¬ 
tis & latinis auttoribus perlettis omni¬ 
bus lucubratione VIGINTI MEN- 
SIUM revellere ac publicare curavi- 
mus . La prima edizione fu fatta in 
Roma in foglio l’anno MCCCCXCII. 
come vi fi legge nel fine: Finis Cafti- 
gationum Plinianarum Hermolai Bar¬ 
bari . Imprejjìt Eucharius èrgenteus 
Germamus ( 1. Germanus ) Roma 
MCCCCXCII. Ottavo Kalendas De- 
cembris : tAlexandri Sexti Tontifcis 
Maximi principati Statione prima. 

Dietro a quelle prime Calligazioni 
egli divulgò le feconde , e quelle fb- 
.praPomponio Mela, eia fpofizione del¬ 
le voci più ofeure, che fono ne i libri 
di Plinio, da lui intitolata, in Vlinium 
glojfemata j e la edizione ne leguì ap¬ 
preso lo llcfio Eucario di Argentina in 
foglio,Roma idib. Feb. MCCCCXCII! 
tAlexandri Sexti "Ponti/. Max. principa¬ 
ti Anno primo . In quella fua feconda 
fatica impiegò l’Autore poco più di un 
MESE E MEZZO .* in idque paulQ 
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plus SESQUIMENSE impenfum e fi : 
fono parole di lui nella feconda dedi¬ 
cazione allo llelfo Pontefice, la quale 
è in data del dìXIII. Gennajo dell’an¬ 
no MCCCCXCIII. Tutte quelle cofe 
minutamente abbiamo voluto avverti¬ 
re , acciocché fi faccia argomento del¬ 
la felicità del fuo ingegno, che anche 
ne’ tempi del fuo maggiore infortunio, 
e de’ fuoi travaglj ha faputo con tale 
celerità dar mano e compimento ad un’ 
Opera, che a gran fatica da altri in 
maggiore fpazio di tempo, e con più 
ozio e quiete di mente fi farebbe potu¬ 
ta a finimento condurre. 

Quanto poi di riputazione apprefib 
i letterati gli guadagnale un’ Opera 
così dotta , egli è più facile a imma¬ 
ginarli, che a dirli. Con elfa emendò 
cinque mila errori in Plinio, trecento 
in Pomponio Mela, e trecento in altri 
antichi fcrittori, che di palleggio gli 
convenne allegare : QUINQUE MIL- 
LIA in co ( Plinio ) fere vulnera librar 

riorum fanavimus, aut certe quemadmo- 
dum fanari poffent, oflendimus . Dixi 
librariorutn f ne quis autme panini pu- 
dentem effe, aut Tlinium errajfc dubi¬ 
tarci . Fuit & hxc utiUtas , quod in 

Pom- 



Giorn. db* Letterati 

Componio quoque Mela , auem nettio 
ignorat corruptifjìmum haberi, TRE- 
CENT A fere loca, TOTIDEMQUE 
in aliis auUoribus mendofa, propere in 
tranfitu, atque aliud agentes, correxi- 
mus : così egli nella prima dedicazio¬ 
ne . E però co» molta ragione Defide- 
rio Erafmo (a) il primo luogo gli 
aflfegna tra quegli, che fopra la Boria 
di Plinio affaticati fi fono : Inter hos 
prima cifra controverfiam laus debetur 
Hermolao Barbaro, non tanttmobid, 
quod primus omnium facinus longe pul- 
cberrimum aufus fit aggredì ; verim 
etiam quod caterorum nemo unus plura 
rejiituerit. Non è però andata quella 
bell’Opera lenza i Tuoi malevoli, e cri¬ 
tici , fra i quali Gaudenzio Menila 
(b) intalguifa ne giudica : Sed ani- 
madvertendumtextum Tlinianum men- 
dis non vacare , quas vir oculatifjìmus 
Hermolaus Barbarus nonvidit. Mala 
correzione del fello di Plinio egli è un 
campo così llerminato e intralciato , 
che nè fi finirà mai di fcorrerlo, nè 

mai 
fa ) Bpift. DCCXXX.pag. Sso. e die. L. B. 

1706. infoi. 
(bj De Gallor. Cifalpinor. antìq. & «rig. 

lib.T. pag. 23. edit. Lugdm, apud Seb% 
Gr/ph. 1538. in 
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mai di purgarlo. Vedali a quello pro- 
polito ciò che ne ferivo Beato Renano 
in una lettera a Filippo Purcaimero, 
che è la cinquanteflma Fra le cento filo¬ 
logiche pubblicate dai Goldafto (a): 
Mi viene oppolio , dice il Renano, 
me debacckari fliloin Longolium, quod 
dixerim germanam Plinii lechionem ah 
ilio rautataminadultsrinxm. Ottafi hoc 
non ipft Hermolao Barbaro /ape acci- 
dat , & omnibus nobis, qui non folum 
in Plinio, verum etiam in aliisautto- 
ribus rejlituendis laboramus. T/on enim 
femper fuccedit , quod inflituimus . E 
degna di efler veduta la lunga lettera 
( h) fcritta da Niccolò Leonicenoad 
Ermolao Barbaro in difefadi quanto 
eflo Leoniceno avea fcritto nel fuo pri¬ 
mo Trattato de‘Plinii, &plurium alio- 
rum medicorum in medicina erroribus i 
in fine della qual ietterà leggefi una 
lunga querimonia del Leoniceno fopra 
la morte del Barbaro , allora allora 
avvenuta . Nel fecondo Trattato del 
Leoniceno fcritto dopo la morte del 
Barbaro fopra lo hello argomento, non 
lafcia egli di impugnare , modella- 

men- 

( z) M?-199- edit. Lìpflenf. I $74. in 9, 
(0) Ferraris 1/0$. in 4« 
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mente però e con rifpetto , lopinione 
di lui, al quale non è maraviglia, che 
non abbia voluto perdonarla , niente 
avendo rifparmiato lo lidio Plinio : 
di che poi non è mancato chi all’op- 
politore no fece una crudel guerra, che 
qui non è luogo di riferire. 

Ma giacché lìamo nel mentovarci 
cenlòri delle C alligazioni Vlimane del 
nollro Ermolao, non ò da tacerli quel¬ 
lo che ne dice il Padre Arduino nella 
prefazione del fuo Plinio: Ipfe (Er¬ 
molao Barbaro ) in iis qua attigit, fa- 
pe nimium confettura, memoria etiam 
plus quam hominem deceat, tributi : uti 
paulo ante ac erbius e am ob rem invettus 
ineum Pincianus (a) olim exprobra- 
vti. Sed conce fj'a facile venia (import- 
jiàv àpaprnpolTM , quod minus mirimi 
fitmemoriam excidere aliquarum rerum, 
quam conftare omnium : at non venia 
dignus aque , quod neglettis veterum 
exemplarium vejligiis , & prifcarum 
ante fe editionum fecurus, plurima prò 
arbitrio, erudite magis quam caute & 
vere, mutavit, vel piane peffumdedit: 
cum plurima ex iis qua cafligavit, non 

erra- 

fa ) Ferdinandut Nunnez. de Guvnan , a 
patria dictus Pincianus, 
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errata ìlla firn , fed parimi intelletto,. 
Tantum nihilominus auttoritati Barbari 
fubfecuta otas , eruditionique tribuit , 
ut concettaras iliius, ceutotidem tu piate 

in contextum inferuerit, unde eli¬ 
minando, a nobis variis argumentis fne- 
re ^ cc. Noi qui non vogliamonèim- 
pugnare, nè approvare in tutto, quello 
giudicio del Padre Arduino. Due co¬ 
lè /blamente accenneremo : luna, che, 
le mai alcuno ha dato luogo alle con- 
ghietture, il Padre Arduino ha il pri¬ 
mo luogo fra quelli, non avendone al¬ 
tri mai nè prodotte, nè lollenute di 
più lira vaganti : la feconda, che fono 
in aliai maggior numero i luoghi cor¬ 
retti dal Barbaro in Plinio, dei quali 
fi fa bello il Padre Arduino fenza de¬ 
gnarli di citarlo ; che gl’impugnati, e 
cenfurati da elfo. 

Il medefimo lafciò un libro de confcri- 
benda hilloria, che egli dedicò a Mar- 
rantonio Sabellico ) Non Pappiamo 
:he quello libro fia mai ufcito alla lu- 
:e. Il Tritemioè la fonte, donde al 
loffio ne derivò la notizia . Il Bar¬ 
baro però non ne dice parola nè nella 
numerazione delle fue Opere , nè 

in 

i 
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in alcuna delle fue epillole. 

jtndcHva preparando altre cofe finora 
inedite, la notitela delle quali può aver fi 
dalla prefazione di lui a Tomponio Me¬ 
la) Giacché ci cade il difeorfo fopra 
le Opere Campate > e manoferi tte di 
Ermolao Barbaro, noi qui ne daremo 
il catalogo con la maggiore efattezza, 

che per noi far fi polla. 
i. ThemiiìiiTsripatetici lucidifjìmi 

parapbrafs in Arillotelis pofieriora & 
pbyfica: in libro item de anima ; memo¬ 
ria ac reminifeentia ; fomno & vigilia; 
infomniis & divinatione per fomnum : 
interprete Hermolao Barbaro V. V. I 
Giornalifti di Lipfia all’ anno MDC 
LXXXV. pag. 461. allegati dal Bayle 
fopracitato, dicono, che il Barbaro 
pubblicò quella parafrafi di Temijlio 
l’anno MCCCCLXX. Se ciò Me ve¬ 
ro , egli avrebbe cominciato ad elferc 
autore di libri nell’ anno XVI. della 
fua età , e non nel XVIII. come già 
abbiamo provato. Il fatto fi è, che a 
quella traduzione egli polè mano in 
età d’anni XIX. e che la diede fuori , 
di XXVI. UNDEVIGESIMO ( asta¬ 
ti anno ) Tbemijìimconvertimus. VI¬ 

GE- 
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GESIMOSEXTO (a) edidimus: cioè 
a dire nel MCCCCLXXX. E vera¬ 
mente in tal anno fè ne fece la prima 
edizione in Venezia, dedicata da lui 
al Pontefice Silfo IV. alla quale edizio¬ 
ne quattro altre ne fuccedettero pure in 
Venezia, tutte nella ftefla forma di fo¬ 
glio,cioè la prima perJo.Herz.oy> 1500. 
la feconda apud fratres de Oregoriis , 
1502. la terza apud Hieronymum Sco- 
tum, 15 5 e la quarta apprelìb lo ffef- 
fo Scoto, nel 1560. La parafrali della j?- 
r:ca di Temiftio fu da lui indirizzataad 
Antonio Galateo, il quale di un tan¬ 
to onore lo ringraziò con una elegan¬ 
te lettera, dove in tal guifa ne giudi¬ 
ca: Tu Themiffium ita accurate, ita ele¬ 
fante}' latinum fecifti , ut plus grati#, 
plus intelligenti# in nofìra lingua ha- 
heat, quam in graca ; e poi gli fog¬ 
gitene di vedere così bene tradotto que¬ 
llo greco fcrittore , ut ipfe Themi- 
ftius rubilo plus agere poffet , fi lati¬ 
no fermane loqueretur . Che Ermolao 
avelie terminata quella fua verfionc 

Tomo XXVIII. I nel 

( a ) Con poco fondamento lafciò dun¬ 
que feri tto il Gefnero, che Ermo¬ 
lao traduflè Temiftio admodum aio- 
lefcens, 
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nel MCCCCLXXX.fi può vedere dal¬ 
la lettela a Giovanni Pico fcritta ir 
tal anno, e regiilrata nel libroXII. d; 
quelle del Poliziano a c. 442. Vexit 
Tretefiato avea anticamente tradotte ir 
latino quell’ Opere di Temijiio ; ms 

-ellendofi perduta la verfione di lui, eie 
fece ri Polvere il Barbaro a nuovamen¬ 
te tradurle : Fuit & Vettius Pritex- 
tatus, ut auttor efi Macrobìus, qui : 
five alius hoc nomine, ut Boetius Seve- 
rims retulit , Paraphrafin Themiftii 
Converterat inlatinum. qui labor cum 
periffet , fufeeptus & abfolutus efi a 
nobis : così egli nelle fue prime Cafti- 
gazdonì Tliniane al libro IX. Ma que¬ 
llo non fu il folo motivo, per cui lì 
mettelPe a fare quella verfione. La fe¬ 
ce principalmente per levare dalla men¬ 
te degli uomini una mal invaila opi¬ 
nione > cioè , che le cofe filofofiche 
non fi potefièro con purità di lingua 
latinamente trattare : jQuod genus in 
Therriiilio primus ego attigijfe , quod 
f cimi , credo : e lo Hello Pentimento 
vien da lui maggiormente dilucidato 
nella prefazione a Siilo IV. Videbam ni- 
hit incultimj horridiuSj ineptius^quam 
partem ifiam litcrettuw ( intende della 

filo- 
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fìlofofìa ) haberi. Vlacuit perìclitari in 
Themiltìo , an ifibac quoque proprie- 
tatem & lucem romance lingua recipe- 
rent. Se ben gli ria fritte 1’imprefa, può 
argomentarli dalle Iodi, che gliene uà 
il Poliziano (a): Hermolaus Barbarus, 
barbarla bofiis acerrimus , qui latinae 
philofophiae velut arma , inflrumen- 
tumque verborum fìc aut aure diligen- 
tijjìma tergili, aut incude nova fabri- 
catur , ut ob ipfius indufìriam jam 
mine pene in ifio quidem genere, vel 
nitore , vel copia vivamus ex pari 
am gracis ; e però anche il Galateo 
lo conforta a profoguire animolamen- 
te le altre Tue verfìoni filofofiche : Vel¬ 
ie barbaros a latinitate : incumbe to- 
tis viribus , ut philofophiam a bar~ 
barorum captivitate liberes ; nec feli~ 
cibus cocptis defilias. A gran ragione 
adunque il medefimo Galateo com¬ 
piange la grave perdi fa, che per la mor¬ 
te immatura del Barbaroaveano fatta 
le buone letteree difcipline, fornen¬ 
done così nella dedicazione del foo 
dotto libro de fitu lapygia a Luigi 
Giorgi , gentiluomo Veneziano : Et 

I 2 ni 

(ay Mifcellan. eap.XC. Vedali anche It 
lettera LX VI. di Gio. Pico. 
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ni mors torri cito illum rapuiffei, fa- 
miliaris meus, Hermolaus Barbarus, 
barbar or imi difciplinas ex Italia prò- 
fligaffet. Erat enim vir excellentis in¬ 
genti y & gracanm lat'marumque li- 
terarum peritifjimus. E con egual fen- 
timento fcrive il Leoniceno nellamor- 
te di lui : Ouis enim Barbalo adempio 
( qui inde nomen videbatur adeptus , 
quod tetrctm illam barbar lem, qua 'jam 
omnes bonus artes obfcuravit 5 fotiti 
poffet abolere ) philofophiam, in lu- 
cem antiquaria revocabit ? Riferifce il 
Conte Lodovico Nogarola nella dedi¬ 
cazione che fa al Cardinal della Ro¬ 
vere della parafrah del III. libro de 
anima di Temiftio da lui tradotta, che 
Marco Mufuro , di Candia, il quale 
fu maeftro del Nogarola nel greco, 
uomo capace di dare un ben fondato 
giudicio fopra tali materie , femper 
Hermolaum Barbarum divinis effere- 
bat laudibusy quod Themiftii paraphra- 
fes in lAriflotelis librostam apte & com¬ 
mode convertiffet > ut Theodorum Ga- 
xam , & Urgyropilum Bifantium in 
optimo interpretandi genere verfatos 
longe fuperaffet > cu]us etiam auff or ita¬ 
ti & eloquenti# ipfe acleQ tribuebat > ut 

. • A in 
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in gracis poetis & oralonbus publice 
exponédis nulla unquam aliaquam Her- 
molai lingua uti ve Ile t . Non è però 
molto onorifico per Ermolao ciò che 
lo rteflo Nogarola foggitene > cioè, 
che eflendofi porto in età piu avanzata 
a rtudiar meglio Temiflio, e a collazio¬ 
narne il terto greco con la verfione la¬ 
tina del Barbaro , venne fui)ito in chia¬ 
ro, eundem in eo trans ferendo, quieùam 
admodum cor raptus ac depravata ef- 
fet, fatis licenter per atatern lufiffe. 
E ne dà per ragione, che Temiflio aven¬ 
do fcritto grecamente con puro e fem- 
plice rtile , il Barbaro all’incontro lo fa 
in modo parlare latinamente, ut fpre-, 
to penitus & reietto Cicerone , Tli- 
niurn , .Apule firn , Capellam e finge¬ 
re , atque imitari tantummodo vi- 
dentar . 

2. Con la lidia parafrafì di Temi- 
filo vanno- rtampate le annotazioni del 
Barbaro fopra la Beffa, inferite a’ino- 
ghi opportuni fra terto e terto. 

3- Diofcoridis Anazarbei de medi¬ 
cinali materia libri V. latinitate pri- 
num donati ex verfione Hermoiai Bar¬ 
bari, cum Corollariis ejufdem, & cum 
notis Jo. Baptiftte Egnatii. Lapitivec- 

I 3 chia 



198 Giorv. db* Letterati 

chia edizione, che ci da pervenuta a 
notizia, d è-quella, ché abbiam ve¬ 
duta in foglio fenza efprèilìone di luo¬ 
go , o di tempo : nella quale l’Egna- 
%io premette a cialcuno de i V. Co¬ 
rollari le prefazioni . Ve ne ha un’al¬ 
tra, Fenetiis, in officina Gregoriorum 
fratrum, 15 té. in fòt. Nella prima pre¬ 
fazione dell’ Egnazio trovali onorata 
menzione sì di Francefco Barbaro, avo¬ 
lo , sì del Vefcovo Ermolao , zio 
del noflro Patriarca. I medefimi Co¬ 
rollari fi trovano imprelli indente coi 
Coment or] ài Marcello Virgilio, Fio¬ 
rentino , nella edizion di ^Argentina 
del 1529. in foglio. Ve ne ha due ri- 
ftampe in Colonia , Umilmente in fò¬ 
glio j 1 una in detto anno 1529. e l’al¬ 
tra appreso Giovanni Sotere nel 1530. 
Anche di quella verdone del Barba¬ 
ro dice , dopo molti altri',* il Fabbri- 
ciò ( a ) , che , darri Tlir.io nimis in- 
fiflit, pararti fidehter reddidit : dccornc 
prima di lui avea giudicato il Volilo 
( b ) intorno a quella di Temiftio, che 
ipfe ille Themiflius ab Hermolao Bar¬ 
baro , dum nimium fladet elegantia , 

tanta 

(a) Bibl.Gr.lib.TV.r.t.p.96. 
( b ) VoJf.dephilojoph.p.8. 
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tantaconverfus ejl libertate, ut fapif- 
ftme longe aliud dicat, quam fenferit 
Themiftius. E niente più. favorevole è 
’1 giudici o, che ne reca il Vives nella 
fua Epifiola H. de ratiom Jludii putrì* 
lìs, dove fé ne dichiara così : Hernlo- 
laus in transferendo Themiflio calore 
Svenili & fui ojlentandi cupiditatelon* 
gijjime abreptus e/l . Un letterato ol¬ 
tramontano venne in contefà per le fa¬ 
tiche compofte dal Barbaro fòpra Dm- 
fcoride con Celio Caleagnini, dottili!»- 
mo gentiluomo Ferrarefe. Con quella 
occafione il Caleagnini ne prefeladi- 
fefa, che fi legge nel libro IV. delle 
fue Epiftole ( a ), diretta a Giovanni 
Manardo ; e tra l’altre cofe, che qui¬ 
vi egli dice in lode del Barbaro, è no¬ 
tabile il contenuto delle feguenti pa¬ 
role , che fanno un grand’onore al lor¬ 
dato, ufeendo dalla penna di una per- 
fona sì dotta: Cmus ego memoriam ita 
admiror, ut pojìvetus illud feculum, 
inquoadmirabilis fuit ingeniorum pro- 
ventus, nullum ex tequo in omni di- 
fciplinarnm cógnitione tanti fac ere fo¬ 
le am , 

I 4 4. Rbe- 

( aj pag. 51. inter opera ejufd. edìt. Bapl.af. 
Froben.l 544. infoi. 



aoo Giorn.- db’ Letterati 

4. Rhetoricor/m Arillotelis libri 
tres , interprete Hermolao Barbaro, 
ec. Daniello Barbaro, pronipote di ef- 
fo, e Patriarca anch’egli eletto di A- 
quileja, pubblicò quella traduzione di 
lui , e vi aggiunfe dotti/fimi coment 
tar] . La prima edizione ne fu fat¬ 
ta Venetiis, Vanii Girardi opera, apud 
Cominum de Tridim Montisferrati , 
1544. in 4. Tal fu l’applau/o, con cui 
generalmente fu ricevuta quell’Ope- 
ra, che l’anno medefimo fe ne fece una 
riftampa in Lione, per Seballiano Gri¬ 
llo , in ottavo ; e l’anno feguente 1545. 
fu ri/lampata pure in ottavo in Baji- 
fed, prdfo Bartolommeo Waftemero. 
L’Oporino nella medelìma città di ita- 
filea ne replicò un’altra edizione : e a 
tutte quelle ne fuccedette una di Ta¬ 
rici nel 1549. in ottavo. La tradu¬ 
zione di Ermolao fu /lampara anche 
da per fe, e fenza i cementar] di Zta- 
niello, in Lione ^ prelfo Teobaldo Pa¬ 
gano , 15 5 S. in ottavo. Daniello Bar¬ 
baro dedicando e la traduzione,eico- 
mentar] al Cardinale Antonio Pucci, 
dice fra Tal tre cofe : C/m igitur tanta 
fit eloquentice laus , tam probatus & 
bonus praceptor, tam optatus a latinis 

liber, 
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lìber, voluti Hermolaus patruus meus 
magnus latintiate donare ; /» 
quidem re quid ipfe prccfliterti 5 alio- 
rum fu yudicium , ec. Ermolao avca 
traslatatc in latino quali l’Opere 
di lAriftotile ; ma di tante non lì è /lam¬ 
para che li fappia, fuorché la ver [ione 
de i tre libri della rettorie a. 

5. Compendiumetbicorimi librorum : 
lo traile Ermolao da i libri della nK> 
rale di Ariflotile , e lo indirizzò a 
Melfer Piero Folcari nel MCCCG 
IfiXXimMzDaniello il. pubblicò mol¬ 
ti anni dopo-la morte di lui, dedican¬ 
dolo al Cardinale Aleffandro Farnefe. 
Quello opufculo ufcì la prima volta 
dalle ftampe di Venezia , per Comin 
da Trino da Monferrato., nel 1544. 
in ottavo.. 

6. Compendium [dentice mturalìsex 
lArifìotele. Anche quello compendio 
lìfcì per opera di Daniello ‘Barbaro , 
che lo dedicò a Piero Bembo , dalle 
tìampe di Comin da Trino nel 1545. 
in ottavo . Quindi fe ne fecero altre 
edizioni: come una di Bafilea, prelfo 
Giovanni Oporino, emendata da Cor¬ 
rado Gefnero in ottavo : due di Tari¬ 
ci , l’una in ottavo prelfo Piero R.oi- 

I 5 gny 
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gny nel 1546. e l’altra in quarto nel 
1553. un’altra di Laufannaweì 1579. e 
due di Marpurgo , per Piero Egenol- 
fo, cioè nel 1597. e nel 1607. tutte in 
ottavo, 

7. Cajiigationes Tliniana . 
8. Secundx Cajiigationes Tlinia- 

tue. Della prima edizione dellune e 
dell’altre, fatta in Roma da Eucario 
Silber , già fi è parlato a fiifficicnza. 
Qui ne accenneremo alcune altre $ cioè 
quella di Cremona nel 1495. di Vene- 
caia nel 1497. e di Haguenaw nel 1518. 
tutte e tre in foglio. Quelhdi Bajtlea, 
preflo Gio. Waldèro, nel Marzo del 
1534.8 in quarto -, e quella diKoter- 
dam nel 1669. in Ottavo ? nella quale 
Gianfederigo Gronovio inferì le piu 
fcdte annotazioni del Barbaro fra quel¬ 
le de i Fàrj fopra la fiorià naturale cfo 
PHrìicf. 

9. Cajiigationes in Tomponium Me¬ 
tani. Stanno imprese dietro le fecon¬ 
de Cajìigazioni Tliniane della edizione 
di Roma , e anche in altre riftam- 
pe . Si trovano., feparate, nella edizio¬ 
ne fatta dal Piantino in Mmjerfa l’an¬ 
no 1582. in quarto , dove pure fi ri¬ 
trovano imprese le cafliga’zioni di Fer¬ 

dinand 
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dittando Vinciano , e lo Spicilegio der 
Padre Andrea Scotto, Gefuita, fopra 
il medefimo autore. 

10. Oratio in funere Tgicolai Mar¬ 
celli Venetiarum Vrincipis. Probabili- 
mente l’anno MCCCGLXXIV. incui 
il dì primo di Settèmbre venne a mor- 
te il Principe Niccolò Marcello , fi', 
farà fatta in Venezia la prima edizio- 
ne di quella orazione del Barbaro.El¬ 
la certamente fi trova imprefla nella 
raccolta, intitolata , Omtiones claro- 
rum virorimi, ec. pubblicata dall’ Ac¬ 
cademia Veneta Panno 1558. in quar¬ 
to , e riftampata in ‘Parigi, appreflb 
Pier Cavellat, nel 1577. in 16. a c. 
2oy. e poi nell’altra raccolta, che por¬ 
ta il titolo di Orationes funebres, ec. 
habitué a Legatis Virifve fua retate do- 
ftijjìmis , flampata Hanovia , typis 
Wechelianis, apud baredes Joannis vtt4~ 
bui , 1613. in ottavo a c. 77. 

11. Oratio ad Federicum Imperato- 
rem, & Maximilianum Begem Romano- 
rum Vrincipes invittifjìmos. Recitolla il 
Barbaro III. Igonas ^tugufti ad Brugas, 
five Geforiacum MCCCCLXXXVI. 
come fi legge nel 6ne di un’antica edi¬ 
zione in quarto,fatta, a parernollro, 

I 6 in 
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inVenezia verfo il medelìmo torno.Ella 
fu poi riftampata , come l’anteceden- 
te, neìYAccademia Veneta , e in Va* 
rigi dal Cavellat a c. 86. RiHampolla 
il Frobenio in Bafilea nel 1520. in 
quarto con altri ópufcoli ; e Marquar- 
do Freero la inferì nel tomo II. Be¬ 
vimi Germanie arimi a c. 18 5. dèlia edi¬ 
zione di Franefort nel 1637. in foglio. 
Ella va Umilme nte lìampata dietro le 
epiftole latine del Toliziano . 

12. Epiftola . Vanno fparfe quelle 
in più libri. Le oflervate da noi fo¬ 
no quelle. I. Ve ne ha buon numero 
fra quelle delToliziano,cioè tre nel li¬ 
bro I. -due nel IX. e ventuna nel XII. 
fenza le prefazioni, e fenza due epifto- 
le greche del medelimo Barba ro . II. 
Vna fe ne legge fra quelle di Vietro 
Cara a c. 84. della edizione di Tori¬ 
no nel 1520. in quarto ma trovali 
parimente fra quelle del XII. libro del 
"Poliziano . III. Epiftola dure contraria:, 
altera Jo. Pici, altera Hermolai Bar¬ 

bari prò barharis philofophis . Haga- 
noa, ex officina Vetri Bnrb acini, 1534. 
inquarto. Non fono, diverle da quel¬ 
le , che Hanno nel IX. libro del. Vo¬ 
liti ano. IV. Sei altre ne fono fra quel¬ 

le 
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le del IL libro di Gio. Vico > polle an¬ 
che quelle fra quelle del Toliziano nel 
XII. libro . V. 'Una no frappofta in 
quelle del I. libro di Marcantonio Sa¬ 
licilico . VI. Un altra a Giovanni Ca¬ 
ro ndeleto , primo Segretario di Maf- 
fimigliano Re de’Romani , va ftam- 
pata dietro l’orazione recitata dal Bar¬ 
baro in Bruges ; ed è l’ultima pari¬ 
mente fra quelle del Toliziano . VII. 
Vna ad ^Aurelio Lippa Brandolino da¬ 
ta il dì I. Febbrajo deiranno MCCCC 
LXXXVII. leggelì impreffa unitamen¬ 
te con una Orazione del Brandolino me- 
defimo. VILLE una finalmente ne ab¬ 
biamo incontrata nel X. libro delle 
lettere di Marfilio Ficino . Daniello- 
Giorgio Morofio ( a ) biafima Io Bile 
epillolare del Barbaro, perchè quod- 
dam flyli genus affé £tavi t ex obfoletis 
& ree enti b us vocabidismixtum ; e con¬ 
ferma ancora quello fup fentimento a 
car.i3>. del Collegi uni cpijìolicum (b) . 
Erafmo pensò di averne indovinata la 
forgente , dicendo nel fuo Ciceroniano, 

che all’eloquenza del Barbaro nomihil 
offecit plnlofopina fludium. 

t 3'. Tra- 
(a.) Toìyflh.Ut ter .1 ib.I.cap XXIII. p. 303.. 

(bj Lipf.i69i.inii. 
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r v Pralettiones . Si trovano im¬ 
prese nel XII. libro delle lettere del Vo- 
hzìano > e fono: I. In paraphrafm pby- 
ftces Themiflii ad Antonium Gala- 
teum : II. In paraphrafm Themidii ad 
Sixtum IIII. Pont. Max. III. In cajiiga- 
tiones Plinianas ad Alexandrum VI. 
"Pont. Max. IV. Pr&fatio clini lihros 
Ariftotelis domi ccspitpr Megere, ec. La 
medelìma prefazione trovali llampata 
con quelle del Cardinale Mgofìino Va- 
Itero , Vefcovo di Verona, e co i dite 
libri di elio Vallerò de retta philofo- 
phandi rationè, ac. fi. delia edizione 
di Ferona\ prelfo Sebaftiano e Giovan¬ 
ni dalle Donne, 1*577. in 4. Alle fud- 
dette IV. prefazioni potevanfi aggiu- 
gnere le feguenti : V. In paraphrafm 
-Themiftii de anima , ad Georgium 
Merulam : VI. In paraphrafm Themi- 
flii de memoria & remìnifeentia , ad 
Francifeum Thronum, Lucro fìlium : 
VII. Inparaphrafm Themìflii defomno 
& vigilia , ad Hieronymum Dona- 
tum: Vili. In paraphrafm Themiltii 
de infomniis & divinatione per fo- 
mnum, ad G. Ponticum Facinum, cit¬ 
tadino Padovano , e buon poeta lati¬ 
no : tutte le quali prefazioni fono 

nel 
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nel Temiflio intcrpetrato e illuftrato 
dal Barbaro: IX. In fdentice naturalis 
compendium, ad Petrum Fofcarum : 
X. In Plinianas Caftigationes fecundas > 
ad Alexandrum VI. Tontificem Maxi¬ 
mum : XI. In Pòmponium Melam ad 
eumdem Tontificem : XII. In Pliniana 
gloffemata ad eumdem. 

Sinora abbiamo dato il catalogo 
dell’Opere ftampate di Ermolao Bar¬ 
baro . Le feguenti fon tutte inedite, 

14. Carmina. Scrive il Tritemio , 
che Ermolao Barbaro componete in* 
fino a XII. mila verfì latini. Lo Pedo 
Ermolao nella prima lettera al Padre 
Arnoldo dice di averne fatte molte 
migliaia : MULTA Carmina MIL¬ 
LI A edidimus . Di un fuo poema gio- 
cofo fa egli menzione in una lettera ad 
Antonio Calbo, al qual l’avea intito¬ 
lato , polla nel libro I. (a) dellefue 
epiftole inedite : Cum nuper FESTI- 
VUM mihi CARMEN excidiffet : 
occurrijli tu potijjimum , cui dicarem : 
quum quod poema non inficetum homini 
facetidima dedicandum eroe , ec. Di 
cosi gran numero di componimenti 
poetici non ci è ancora riunito di yè- 

der- 

(a) col, A.paZ-9'f-. 
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derne alle (lampe, che un foto, ed è 
un epigramma, di quattro ver fi, fatto 
in morte di Ridolfo Agricola , da G roe¬ 
ntgen , chiariiiimo letterato della 
Germania, morto nell’anno MCCCC 
LXXXV. c quello fi trova imprciTo a 
piè dell’ elogio fatto dal Giovio all’ 
Agricola, e anche nel Tomo I. delle. 
Deliri# CO. Voetarum Italorumx c.3 34. 

15. De re uxoria. E unpoema di fe- 
cento verfi, nel quale egli efamina par¬ 
ticolarmente , fe adun uomo fapientc, 
e di lettere convenga, ammogliarli ; ed 
in efTo egli foftiene , che no . Fran- 
cefco Barbaro, lùo avolo, fi è rendu- 
to affai celebre con quel bel trattatole 
re uxoria, che egli fcrilfe in profa al 
vecchio Lorenzo de'Medici, ftampato 
e rillampato più volte, ma principal¬ 
mente Mmfìelodami, typisjo. Janffonii, 
1639. in i2. 

De coslibatu . Di quell’ Opera 
giovanile di Ermolao fa egli menzio¬ 
ne nella detta lettera al Padre Arnol¬ 
do . Fu la prima , che e’ componete, 
avendola fatta danni XVÌIL OCTA- 

■VO DECIMO dtatis anno de cosli¬ 
batu libros duos puerìliter confcripfi- 
mus. Il Tritemio 3 e ’l Gefnero ne fan- 

, no 
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no menzione . Egli non è da tacerli 
un gran fregio di quello grand’ uomo ; 
ed è, che vide, e morì vergine. Pier 
Delfino, dottiflìmo Generale dell’Or¬ 
dine Camaldolelè, e uomo di Tanta vi¬ 
ta , in una Tua lettera (a) al Cardi¬ 
nale di Siena, Francefco de’ Piccolo- 
mini , che dipoi tenne il Pontificato 
col nome di Pio III. fcrivendo intor¬ 
no alla morte del Patriarca Ermolao, 
della quale il Cardinale gli avea data 
notizia , conferma quanto poc’ anzi 
abbiam detto : Ego tantum virimi3 nec 
dum facris initiatum , plurimum fem- 
per magni feci & colui : idque non 
tam ob altijfimum ejus ingenium, ad- 
mirabilemque litter-arum , tura latina- 
rum, tum gracarum peritiam & eru- 
ditionem ; quam oh mitiffimam ejus na¬ 
turava & IMMACULATAM VI- 
TAM . Quamvis enim , ut ait Hie- 
ronymus , pudicitiam fola novit con- 
feientia , & bimani acuti hujus rei 
(erti judices effe non poffunt; multi ta- 
men , qui eum noverunt , VIR.GI- 
NEUM illi PUDOREM aferibunt. 
E lo PclTo Delfino nella lettera ( b )ad 

c Ugo- 

(a.) EpifioUrMb.IIl.numEXX, 
( bj Ibid.mm. LXXII, 



2io Giorn. Db’ Lbttbrati 
Ugolino Verini afferifce la ftefla co fa : 
Enitebat in vultu e]us ( del Barbaro ) 
VIRGINEUS PUDOR: ut merito de 
ilio paffim credatur , quod ABSQUE 
ULLA CARNIS CONTAGIONE 
vixerit. Anche il Mancinelli piu vol¬ 
te allegato, lo attefta nel fine della fua 
Orazione : de Metelli SANCTISSI- 
MA vita dubitavit nemo : cum ate- 
neris annis PUDICISSIMUS & con¬ 
fi ani ìffrmus omni virtutum genere uf- 
que ad ultimurnfuerit. Udiamo lo ftef- 
jfo Barbaro,!! quale nella feconda let¬ 
tera al Padre Arnoldo fpiega ingenua- 
mente, quanto foffe amante del celi¬ 
bato , e quanto alieno dal giogo ma¬ 
trimoniale : Qu&ris an ftm maritus . 
Tifon fum. Vxorern ne cogito quidem. 
Satis mihi rerum eft, ac negotii cum 
litteris. vAlioquin ece non litigant. Ini¬ 
bii porro litteris tam rnfejhim quam 
uxoris jugim , & cura libgrorum . 
I^on damno coniugium , fine quo ne 
luterai quidem fuijfent ; fed hominem 
litteratum, Bei , fy derum & natura 
contemplatorem, hac compede liberum, 
& folutum effe defidero . Itaque ca- 
rendum uxore duxi, non tanquam fla- 
gitio, fed tanquam molejìia : non enim 

facit 
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facìt uxòria vita noxios : facit obno~ 
xios. Tacque tamen initiari facris me 
fum pajfus . Isjjdlius me militi# fa- 
cramento addixi : paganus & fpontis 
me# fum . Duos tantum agnofco Do- 
rninos, Chrijhm, & lineras, ec. 

17. Compendium Galeni. E allega¬ 
to dal Tritemio . Il Barbaro, per aver 
faticato fopra Diofcoride , è chiama 
to da Wolfango Giulti ( a ), Medieus 
non ineruditus. Che direbbe, feavef- 
fe faputo, che il Barbaro avelie com¬ 
pendiato Galeno ? Il fatto però fi è, 
che egli non profèfsò mai , nè mai 
efercitò l’arte medica. 

18. De hifìoriaconfcrìbenda: Opera 
indirizzata dal Barbaro a Marcantonio 
Sabellico. 

19. Ariftotelis Dialettica. Dice il 
Gefnero,che Daniello Barbaro aveagli 
ferino di voler quantoprima pubbli¬ 
carla dòpo i libri della Re teorica da 
Ermolao traslatata. Daniello però non 
adempì la promelfa . Ermolao per al¬ 
tro ne avea terminata la traduzione in 
età danni XXX. 

20. Arilfotelis opera omnia e grxco 
in 

(a) Cbro^elog. illuflr. Medie or. trance/, ad 
Viairumìapud Joh. E hrn^i 5$6.in ** 
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in latinum converfa . Di quello di fé 
gno di Ermolao abbiamo dato piiifò- 
pra qualche rifcontro . Egli nella pre¬ 
fazione a Tomponio Mela ci fa fede di 
averlo a buon porto da molto tempo 
condotto: Urgemus noflrum ìllud ve- 
tus OMNES ARISTOTELIS LI- 
BROS in latinum vertendi exponendi- 
que propofitum. Ouod fi ad exitim per- 
duxero ( nam BONA EJUS PARS 
JAMPRIDEM PERACTA e/l) non 
dubito futurum, quin de reliquo in lit~ 
teris labore grafia mihi fiat. 

2i. Quantum agronomia medicina 
conveniat. 

2 2. Quajìiones geometrica. Per que¬ 
lle due Opere egli è coliocatodal Vof- 
fio ( a ) tra gl’illuEri mattematici. 

23. Plutarchus de ifide & Ofiride. 
24. Plutarchi dialogus quare oracu- 

la defecerint . Di quelle due verlìoni 
dal greco di Vlutarco fa menzione ii 
T ritemìo. 

25. Orationes. 
26. Epiflola. É di quelle e di que¬ 

lle molte e molte ne fcrilfe il Barba¬ 
ro , che non vanno llampate : Tratere a 

MUL- 

( a ) de natura artium lib. HI. Cap. XVI, & 
W, 
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multos epistolarum LI- 
BROS ; MULTAS ORATIONES; 
multa carmina milita edìdimus . Sono 
degni della pubblica luce i CINQUE 
LIBRI di Epiflole, Ieritte da Ermo¬ 
lao Barbaro dal Giugno del MCCCC 
LXXXIIII. fino all'.Aprile del MCCCC 
LXXXIX. i quali fi confervano inedi¬ 
ti , come più volte fi è detto , appref- 
fo quel gran Senatore , il Signor Ca¬ 
valiere Batifia Nani, per cui benefi¬ 
cio fperiamo,che abbia un giorno a go¬ 
derli la repubblica letteraria : a nome 
della quale umiliami voti gliene por¬ 
giamo. Alle epiflole di lui fi potreb- 
bono unire a neh e quelle di Francefco 
Barbaro, Tuo avolo, un volume delle 
quali abbiamo veduto in Padova ap¬ 
preso il Signor Dottor Facciolati , e 
un’altro molto diverfo appreso il Si¬ 
gnor Dottor Gelmini in Verona : con 
le qua li la fioria letteraria del XV. fe¬ 
cole» potrebbe!! di moltoillufirare. La 
cagione, per cui Ermolao fi aftenne 
da pubblicar le fue lettere , e le fue 
orazioni , viene efpreffa da lui nella 
feconda lettera al Padre Arnoldo in 
quelle formali parole : ORATIO- 

NUM & BPJSTOLARUM mearum 
lìbros 
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libros EXIRE NISI CASTIGATIS- 
SIMOS volo . xAlioquin iniquum ef- 
fet & temerarium MONUMENTIS 
AVINONDUMEDITIS. T^jec The- 
mifiium emifijjem, ft quid in eo ge¬ 
nere litterarum SCRIPSISSET A VUS : 
tanto era il rifpetto, che alla memo¬ 
ria e agli fcritti del Tuo grand '.Avo 
e’ portava. 

27. Erolemata grammaticalia,gra¬ 
te . Un compendio di gramatica gre¬ 
ca , fcritto in carta pecorina in otta¬ 
vo , nel cui fine fi legge il nome di 
Ermolao Barbara ^ fi conferva prefen- 
tcmente nella libreria del Sig. Saiban- 
te in Verona. Noi però non polliamo 
fondatamente aflérire, fe quello com¬ 
pendio fia fattura di dio, o di Ermolao 
ffefcovo, fuo zio, o pure di qualche al¬ 
tro , che il Barbaro abbia trafcrit- 
to , o fatto trafcrivere a proprio 

ufo. 
Efcludiamo bensì dal catalogo dell’ 

Opere di Ermolao Patriarca , le 
due feguenti , che gli fono attri¬ 
buite dal Tritemio, avendo noi fuf- 
ficiente argomento per credere, che 
elleno fieno fiate fcritte dal Cardi- 

. nàl 
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nal Marco Barbo ( a ) , Patriarca di 
Aquileja, e anteceflòre di dTo Ermo¬ 
lao ) e fono i 

1. Gennadii T atri archi Conflantino- 
politani traftatus de fide Catholicay& 
refponfiones ad quxftiones Mahumetis 
magni Twrcarum Imperatori ; tradu¬ 
zione dal greco. 

2. Dionyfii Areopaghi opufcu- 
hm quoddam : anche quello è tradot¬ 
to di greco in latino. Eflendo Ermo¬ 
lao Barbaro nel MCCCCLXXXVIIL 
Ambafciadore in Milano , intefe da 
una lettera del dottilfìmo Girolamo Do¬ 
nato , che egli ii era pofto a traslata- 
re dal greco le epifiole , e gli altri 
opufcoli di Dionigi detto l'Mreopagita : 
della qual cofa(b) fommamentelo lo¬ 
da : Ouod autem tu EPISTOLAS 
AREOPAGITAE L ATINAS feceris, 
& CAETERA cfits viri OPUSCULA 
CONVERTEREfis ingreffus , & pro- 

OftlSfl ho, 

(a) AI Cardinal Barbo le attribuifco- 
no Guglielmo Eyfengrenio nelc*- 
talogfis teftium veritatis ; l’autore del 
jNomenclator Cardinalìum a C. 5)8.1’ 

Ughelli nel Tomo V. Col. 150.151. 
l’Oldoino nell e addizioni al Ciaconio 
Tom.II. col. r 106 .e co$ì molti altri, 

(b) Ced.AMb.V.M'17- 
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bo, & Undo : teque ad id currentem 
mirijice cohortor. Haud fcio nufquxn 
hac in urbe codex Dionyfii grxcm 
habeatur. Curabo refe ire. Interim tibi 
non deero, fi jufferis. Fale. Se il Do¬ 
nato dunque , uomo dottidìmo, e ami' 
cidimo di Ermolao , dava occupate 
nella traduzione di tutti gli opufcoli di 
Dionigi detto X^Areopagita ; egli none 
credibile , che Ermolao , modo da 
emulazione , o da altro , .cercade di 
torgli la mano, c di porre nella defi¬ 
la mede, come Tuoi dirli, la falce:Ì1 
che dalia candidezza dell’animo Tuo, 
e dal fiuo modello codume era troppo 
ltraniero e lontano. 

Ma per finire quello oramai trop¬ 
po lungo ragionamento intorno a i 
molti fcritti del nodro Ermolao, Ite¬ 
le egli anche varie lezioni fiopra molti 
antichi fcrittori, mentovate nella pre¬ 
fazione a Pomponio Mela . Egli ac¬ 
cenna qualche cola di Seneca , di 
Quintiliano , e di Columella , emen¬ 
dati da lui, non già da capo a piede , 
ma fidamente locis aliquota pertranf- 
ìtum , & inter c&teros. Pare, che cir¬ 
ca Quintiliano ci polla efsere qualche 
cola di piu pofitivo, mentre Niccolò 

Anto- 
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Antonio ( a ) afi'erifce, che Angeli To- 
litiani Hermolai Barbari in corri’ 
gendo Quintiliano indujìria laudatur. 
Dal catalogo della biblioteca di Mar- 
guardo Gridio(b) fi ha, che lo Bef¬ 
fo Gladio confervava un volume de 
hifloria piantar uni di Teofra/lo, Barn- 
pato da Aldo in foglio con annotazio¬ 
ni manofcritte di Ermolao Barbaro : 
ma ciò non può Bare : poiché Ermo¬ 
lao elfendo morto nel MCCCCXCIII. 
3on potè edere poflèffore e poBillato- 
re di un libro , che fu Bampato da 
Aldo nel MCCCCXCVII. Il Labbe 
( c) fa. menzione di un codice greco 
li ..Ateneo, trafcritto di mano di Er¬ 
molao Barbaro , elidente nella Biblio¬ 
teca Regia, fegnato num. XI. 

Tiero Bembo nel libro FI. delle fa¬ 
miliari , nell' epiflola a Daniello Barn 
baro ( il quale era figliuolo di un fratello 
li ejfo Ermolao ) chiama Ermolao doctif- 
fimum prseBantiifimumque omnibus in 
difciplinis vi rum, fancUlfi mumqiìe ho¬ 
minem ) Daniello Barbaroquale feri¬ 
ne il Bembo, non era FIGLIUOLO 

Tomo XXVIII. K di 

( a) Bill.Hifp.vet.p.$ 8. 
(b) P*g-5°9- 
( cJ Nov,Bibl,mJ[,libror.f. 2 70. 
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un FRATELLO di dio Ermolao, ma 
bene NIPOTE di un FRATLLLO 
di lui. Vedafi Valbero da noi pollo di 
lopra. Quelli hi quei Daniello , che 
fu Dottore, Ambal'ciadore per la Re¬ 
pubblica al Re cT Inghilterra , e poi 
eletto Patriarca di Aquiieja: uomo per 
li Tuoi fcritti rincmadfiìmo, e niente 
inferiore in dottrina nè ad Ermolao , 
nè a qualunque letterato delletà fila. 
Il Bayle ( a ) di un folo Daniellone fa 
due, ma lenza il minimo fondamen¬ 
to : poiché il cementatore di Porfirio, 
e della Rettorie a di ^trifiotile è lo fief■ 
fo Daniello Barbaro, che fo cementa¬ 

tore di Vitruvio , e poi 'Patriarca elet¬ 
to di lAquileia. Sia detto ciò di pal¬ 
eggio . 

Vedafi anche l'elogio di bdappref- 

fo il mede fimo Bembo nel prive ipio del 
fuo libro de calice : nel quale intro¬ 
duce a ragionamento ejfo Barbaro, e 

Pomponio Leto, del quale il Barba¬ 

ro era fiato difcepolo ) Che il Barba¬ 
re la flato difcepolo di "Pomponio Le¬ 

to y\o abbiam mollrato più lopra con 
buone e lìcure prove. Qui il Volilo 
non ne reca alcuna ; e lolo pare, che 

e’vo¬ 

la; Dia.CrkJ. 47?- 
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e’ voglia dedurne una dal dialogo fud- 
detto del Bembo . Egli è-però da av¬ 
vertire , che il Bembo non dice, che 
il Barbaro ila flato dìfcepoLo di Tom- 
pomo ; ma bene, che Fedro da Volter¬ 
ra ( cioè Tommafo Fedro Inghirami ) il 
quale riferì al Bembo il fuddetto ra« 
gionamcnto, fu discepolo di eflo Tom- 
ponto, che era allora aflai vecchio: là 
dove il Barbaro in quel tempo fofle- 
ncva in Roma il carattere di Amba- 
fciadore per la Repubblica : Fueratis 
quidem ( parla il Bembo di Fedro da 
Volterra )muho antea Hermolai Bar¬ 
bari ufus familìarìtate dim ille apud 
hmocemium Tont. Max. a noftra pep. 
Homam miffus , Legati immere funge¬ 
rei ur ,ec. ad quem ( ut ipfe a]ebat ) a 
Pomponio Lato , cu]us crat IPSE 
TUNC SECTATOR, fapijfme de¬ 
dite ebatur, ec. 

Morì li _ XXI. Maggio l'armo di Cri* 
fio MCCCCXCllldelìetàfua XXXIX.) 
Non è certo nè l’anno, nè ’l me/e,nè 

’1 giorno della fua morte,nè di quant* 
anni e monile. Due fono le principa¬ 
li opinioni circa l’anno della fua mor¬ 
te e luna e l’altra fòpra forti ragio¬ 
ni paiono flabilite : non effondo dt 

K z darli 
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darli orecchio a Luca Gamico, ilpua- 
le la ftabilifce nellanrip LXVI. dell’età 
di elfo Barbaro, nè ad altri ,che in di¬ 
velli tempi la collocane. 

La prima opinione è di coloro, i 
quali follengono , che Ermolao finif-* 
le i Tuoi giorni l’anno MCCCCXCIV. 
li XXL Maggio in età d’anni XLI. in 
prova di che adducono primieramen¬ 
te le feguenti parole , le quali e’ pre¬ 
tendono effere (colpite lotto i quattro 
verli , che formano l’epitalìo di lui 
pollo nella Chiefa della Madonna del 
Topolo in Roma, dove egli fu feppel- 
lito. OBIIT ANN. MCCCCXCIIII. 
MAH XXL VIX. ANN. XLI. Cosìap- 
punto le rapporta Lorenzo Scradero 
nel libro Monumentorimitali# pag. 159. 
2. e Bartolommeo Burchelati nel li¬ 
bro I. Commentariorum memorabilium, 
ec. pag. 216. Francefco Sweerzio nelle 
Seletta Chrifliani orbis de lieta dice , 
che folamente vi li legge: OBIIT AN¬ 
NO MCCCCXCIV. nel qual anno lo 
afferma eflinto Arrigo Warton nella 
citata Appendice,dove però (idee cor¬ 
reggere fanno LIX. che gli dà di vi¬ 
ta, in quello di XXXIX. poiché avendo¬ 
le elfo (labilità la nafcita nel MCCCC 

LIV. 
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LIV. di troppo andrebbe errato iJ Tuo 
computo. Uanonimo Continuatore del¬ 
la Cronaca di Mattia Palmieri, impref- 
fa in Bafilea nella ftàmperiaffenricpe- 
trina l’anno 1529. in foglio, il quale 
ville pòco lontano da quel tempo, di¬ 
ce a c. 151.2-. fotto l’anno MCCCC 
XCIV. Hermolaus Barbarus Venetus, 
'Patriarci)a Aquile]enfis, non fine gra¬ 
vi bonarum literarum fattura fornai 
montar.. Ma di quelli, e di altri, che 
ad dii potremmo aggiugnere, aliai piu 
grave teflimonianza ci reca una Iet¬ 
terà di 1Antonio Menila ad Antonio 

.Calbo , amicilìimo l’uno e l’altro del 
noltro Ermolao, in data di Milano III. 

■Honas Sextiles MCCCCLXXXXIIII. 
nella qual lettera il Menila va deplo¬ 
rando acerbamente la morte immatu¬ 
ra del Barbaro , come inaftimabilem 
latialis do Brina: ]atluram , & publi- 
cam ingeniornm calamitatem . Quella 
lettera, dice il Padre Mabillone(a), 
che fi conferva manolcritta nella libre¬ 
ria de Padri Camaldolefi di San Mi¬ 
chele di Murano, c che ella fi legge 
dietro le epiltole del Barbaro al lud- 
detto Calbo, le quali vanno llampate 

K 3 fra 
( a ) Iter. Italie. pag%zoq. 
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fra quelle del Poliziano . Di poi elfo 
Mabillone foggiugne, come in com¬ 
provazione della medefima data: Her- 
molaus 7(om& obiit Mnno MCCCC 
XCIIII. Ma]i XXL Vix. xAm. XLI. uti 
legitwr in bafilica fanti £ Maria de To- 
pulo , ubi fepultus e/l cum epitaphio, 
quod TJghàlus refert. Notili però, che 
l’Ughello rifcdfce (a) bensì lepitafìo 
del Barbaro , ma fenza la giunta del 
mefe, e delfota dello delio , la quale 
•il Mabillone gli attribuire ; Obiit <Arh 
no MCCCCXCIin. 

Tolte le fuddette cofe in fe delle , e 
fenz’altra confiderazione, pollono peri 
fuader facilmente chi che fiaa favorire 
queda prima opinione, alla quale fono 
-di appòggio la pfetefa lapida fepol- 
crale, la lettera del Menda, ed altri 
gravitimi autori. 

La feconda opinione però da appog¬ 
giata a sì valide prove , che non fole 
ci fanno inclinare , ma ancora ci per¬ 
vadono a tenerla per vera , ed indu¬ 
bitata. Ella lì uniforma in quanto all 
anno, e all’etd con quella del Volilo 
ma non inquanto al mefe, ed a Igior 
no della morte di Ermolao Barbaro 

•-'* cioè 

(a) Tcm.V.col.l$z. 
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cioè a dire , tenghiamo col Volilo, 
che quelli moriflfe d’anni XXXIX. nel 
MCCCCXCIH. ma non già che ciò 
folTe a i XXI. di MAGGIO , doven¬ 
doli fermamente dire DOPO LA ME¬ 
TA’ del LUGLIO di detto anno , 
Stabiliremo tutto quello non folo con 
incontraftabili argomenti i ma ancora 
con le ilefiè più efficaci prove della 
contraria lentenza. 

Il Tritemlo, che viveva in quel tem¬ 
po , dice (a) efprellàmente , che il 
Barbaro morì d’anni XXXIX. l’anno 
MCCCCXCIII. corrente Y Indizione 
UNDECIMA , la quale per l’appun¬ 
to all’anno medefimo corrifponde: Mo- 
rìtuY non fine maxima Jludioforum ]a- 
ftura , fub Frederico imperatore ter¬ 
bio y & sAlexaniro papa fexto <Anm 
Domini . MCCCCXCIH. cctatis fuco 
XXXIX. Indizione undecima. Il Cro¬ 
nica Bergamafco lafciò fcritta la llef- 
fa cola nel fuo Supplemento a c. 436. 
della citata edizione : Obiit & hic ma- 
ximus vir cum maxima fludioforum 'ia¬ 
ttura amo Domini MCCCC. 13. (dee 
Pare 93. ) cetatis fuco TRIGESIMO 
NONO . Tanto il Cronifta luddetto, 

K 4 quan¬ 
ta )/. c. ) 
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quanto il Tritemio fono frati autori 
contemporanei del Barbaro , e però 
in quella parte,degni di fede. Trala- 
fceremo altri più recenti, e folamen- 
te fopra altri coetanei le noftre pro¬ 
ve rillrigneremo. 

Giorgio Merula, grande amico del 
Barbaro, feri vendo una lettera ( a ) al 
Duca Lodovico Sforza in data di Mi¬ 
lano IIII. CAL. MART. cioè li 26. 
Febbraio dell’anno MCCCCXCIIII. 
parla di Ermolao Barbaro , come di 
perfona già eflinta : HERMOLAI 
MANIBUS & UMBRIS bona opta* 
mus : ficchè frando la data di quella 
lettera, il Barbaro dovetteelfermor¬ 
to prima del dì XXI. MAGGIO dell’ 
anno MCCCCXCIIII. Ora perchè il 
Merula riprefe nella medefima lettera 
il Poliziano in molti punti di erudi¬ 
zione , elfendo ella capitata in mano 
del fuo avverfario, tralfegli dalla pen¬ 
na quella dotta rifpolla ( b ), nella qua¬ 
le anch’egli fa commemorazione della 
morte di Ermolao : HERMOLAUM 
iure laudas , hominem doftum & pro- 
bum : quem tameng SI VIVERET, 

ut 

( a) ìnter Polit. eptft. lib.XI. />. $ 3 
( b) Ibid.pag.^Z. 
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ut morern tuum teneres , non lau¬ 
dale s. 

II medefimo Poliziano in altra Lua 
lettera (a) a Giovanni Pico, in data 
dalla villa di Fiefole li II. di MAG¬ 
GIO ( VI. Tgonas Ma]as ) dell’anno 
MCCCCXCIIII. dice, che il Barba¬ 
ro pafsò di vita poco dopo la pubbli¬ 
cazione delle Cafìig azioni Thniane. Ec¬ 
co le parole di lui : Edidit ille PAU¬ 
LO ANTE quam DIEM OBIIT , 
opus ( ut fcis )• elegans & eruditimi Pii- 
nianarum cafiigationum : quo in ope¬ 
re , quantum equidem aflimare pofjum, 

]uvit apprime rem, latinam , ec. dalle 
quali parole ricavali un’altro chiaro ar¬ 
gomento ,che il Barbaro non Polo era 
morto avanti il .dì XXI. MAGGIO 
dell’anno MCCCCXCIIII. poiché la 
lettera è Lcrittali IL del medefiriKme- 
fe; ma in oltre, che egli era morto nell’ 
■anno antecedente MCCCCXClII. im¬ 
perciocché avendo egli dedicatele lue 
feconde Cajligazioni Tlimane ad AleL- 
Landro VI. Lotto li XIII. di Gemalo di 
detto-anno,, e lo liampatore Eucario a- 

.vendo finito d’imprimerle Lottoi XIII. 
.del Leguente Febbraio, Legno è, che 

K 5 il 
(a) lib.XII.t.^64. 
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il Barbaro, il quale, giuda la alfer- 
zione del Poliziano , avca pubblicate 
poco prima della dia morte, PAULO 
ANTE quam DIEM OBIIT, le Tue 
Calligazioni Tlimane, venne a morire 
dentro il giro dell’anno medefìmo 
MCCCCXC1II. altrimenti il Polizia¬ 
no non avrebbe detto il vero , quan¬ 
do folle morto a XXI. di Maggio dell’ 
anno fulfeguente. 

Ma una prova ancora più pofitiva •> 
e più chiara fe ne ha da due lettere di 
'Pier Delfino fopracitato. Il Cardinal 
Francefco de’ Piccolomini ,uno de’più 
grandi amici, e protettori del Barba¬ 
ro , aveagli fcritto da Roma la mor¬ 
te di lui ; e a quella lettera rifpòfe il 
Delfino (a) in data da Fontebuona li 
1III. AGOSTO dell’anno MCCCC 
.XCIII. Replevìtme amaritudine triflis 
atque acerbus capiti viri eminentifjìmi 
HermoJai Barbari, patrìtii Veneti, ac 
'Patriarchi ^iquìlefenfis : quem per ibis 
HIS DIEBUS pefle correptum Roma 
INTERESSE . Offervifi quell’ HIS 
DIEBUS , e rifeontrifi con la data 
dellalettera rifponfìva di Pier Delfi¬ 
no , DIE UH. AUGUSTI 5 e lì de- 

A ; >£ diirrà 

la} Ffìftolar.lt bMÌ. num. LXX. 
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durra chiaramente, che il Barbaro era 
mancato di vita nel LUGLIO di quell’ 
anno MCCCCXCIII. il che parimente 
fi conferma con un’altra lettera (a) del¬ 
lo fèeffo Delfino, fcritta ad Ugolino 
Verini in data XVIII. AUGUSTI dell’ 
anno medefimo. Quello dotto Religio- 
fo fi vaio ella col Verini criftianamen- 
te racconfolando /opra l’acerba morte 
del nofiro Barbaro, e dice efpreflamen- 
te, che non era corfo ancora un mefe, 
dacché ella era avvenuta : ELAPSUS 
efl FERE MENSIS, ex quo DEMX- 
GRAVIT HERMOLAUS : & prue- 
fcribitur nobis lugendi mortui termi- 
nus, fidei ad fummum, ec. Se dunque 
aiXVHI. di AGOSTO del fuddetto 
anno MCCCCXCIII. era QUASI cor¬ 
fo un MESE, elapfrtefl FERE MEN¬ 
SIS , dopo la morte del Barbaro ; q chi 
chiaramente non vede, che egli dovet¬ 
te morire POCO DOPO il giorno 
XVIII. del LUGLIO antecedente? 

Corroboriamo di vantaggio la no- 
ftra credenza con l’autorità di un’au- 

! torq coetaneo , che pofitivamente 
dice morto il Barbaro nel LUGLIO 
dell’anno MCCCCXCIII. Nella infi- 

K 6 gne 
(a) lbid.num.LX.XII, 
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gne libreria Strozziana fono due tomi 
di Memòrie Iftoriche de’ fuoì tempi, dif- 
tefe da Tiero di Marco Taventi (a), 
nobile Fiorentino , che fu de’ Priori 
della Repubblica negli anni e 
i yoi.I detti tomi fono originali fcr it¬ 
ti di propria mano dell’Autore. Ne] 
primo,che è il codice fegnato num.294 
in foglio 3 e che comincia dall’annc 
MCCCCLXXVI. fino al MCCCC 
XC1III. fi legge fotto l’infrafcritto an. 
no e mefe la prefente memoria , co 
piata per appunto con la ftefsa ortogra 
fia, e comunicataci cortefemente dà 
ehiarilfimo Signor Abate Salvino Sai- 
vini . 

*4*3 •- 

(a) Quello Vieto "Parenti fu fcolare dì 
Marfilio Ficino, come fi legge in 
una lettera di elfo Ficino fcritta a 
Marfilio Uranio nellibroXI. delle 
fueEpiftole, ove fa il Catalogo de1 
fuoiamici,efcolari. Il titolo, che 
il Parenti pone al fopradettc fuo li¬ 
bro, fi è: Nota femplice ebrieve di chrft 
le quali [cadevano in Firenze J apprejft 
in Italia, e dipoi fuori d'Italia che m 
berranno a notizia ^pigliando il princi¬ 
pio dalla morte delSig. Galeazzo Mariti 
Duca di Milano MCCCCLXX VL 
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1493. LUGLIO l 

E1 re di fpagnadopo la vittoria di ^ 
granata tutti e marrani , e quelli che „ 
la legge giudaica feguivano , e’ quali „ 
buon numero erano perfeguitandoli : „ 
gran parte di loro in Italia paflorono, „ 
e a Genova Pila e Napoli polono : 
dove fermili •• cagione furono di in- „ 
durre la pelìilentia. pertanto a Napo- yi 
li e a Genova dove la più parte ri- „ 
mafono, circa a * del popolo di mor- ,, 
bo perire feciono. Da Napoli a Ro- „ 
ma diilefafi la pelle : cagione fu della ,, 
MORTE di quella lingulare perfona 3, 
di HERMOLAO BARBARO : „ 
gentilhuomo Vinitiano : dottilfimo ?> 
nella latina e greca lingua , fofficien- „ 
tilftmo philofopho come le fue com- ,, 
politioni e traduttioni tellificano. S'pec- „ 
chio veramente de letterati : & huo- ,, 
mo di fanttillìmi coftumi . E1 quale „ 
dalla fortuna grandiflima injliria fòf- „ 
tenne. Imperoche trovandoli a Róma „ 
per la fua Città Ambafciadore , al ,, 
tempodi Innocentio ottavo, il patriar- „ 
cato d’Aquileja vacò: lui dal Pontefi- 3? 
ce fubitoimpetratolo: tanto sdegno & ìh 

„ odio. 
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„ odio da’ fuoi Cittadini contraile : che 
„ loro mai la poffedìone bavere lilafcio- 
„ rono , oltra di quello della patria el 
,, confinarono , &: habitando quello in 
„ l'acro palazzo, indi ancora cagione fu- 
„ rono di rimuoverlo. Il perche el me- 
>> fchino invilito a R.oma dimorando , 
j, & a’ Tuoi iladii attendendo , dal mor- 
,5 bo chome dicemo percoffo fu . danno 
5, veramente univerfale delle lettere , & 
» jaclura inrecomperabile : & inrepara- 

bile. ,, 
La ileIfa lettera del Merula , che è 

il piu forte argomento della opinione 
contraria, cioè , che il Barbaro morif 
fe nel MAGGIO del MCCCCXCIIIL 
Rubili fee la nortra, cioè la morte di 
lui nel LUGLIO dell’anno anteceden¬ 
te. Il Mabillone, che nel {uo Piaggio 
d'Italia ac.204. è dato il primo afug- 
gerircene la fonte , non molto bene 
l’ha riportata , nè quanto al codice , 
dove ella è porta , nè quanto al nome 
di chi la fcrirte, nè quanto alla data : 
rtechè s’inganna egli in tre cofe, e in 
tre cofe fa errare chi gli dà fede . I. 
Dice egli, che la lettera del Merlila è 
nella libreria di San Michele di Mu¬ 
rano de’ Padri Camaldolefi, dietro al¬ 

cune 
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cune lettere di Ermolao Barbaro, Pa¬ 
triarca di Aquile ja, ferine ad Antonio 
Calbo, fopra il libro de cafUgatiorubus 
“Plinianis. il vero li è, che la lettera 
è in fine di un efemplarc dclleCaftiga- 
Zsioni "Pliniane dell’edizione Romana : 
il qual efemplarc ha nel principio le 
epiftole del Barbaro fcritte al Calbo, 

' contenute , e flampate anche nel XII. 
libro di quelle del Poliziano . II. Il 
nome del Menda , autore di quella let¬ 
tera al Calbo , non è ANTONIO , 
come dice il Mabillone , ma GIOR¬ 
GIO , amico del Barbaro , e altrove 
da noi ricordato . III. La data di dfa 
lettera c veramente ex Medìolano IIII. 
rf{oms S'extiles non già MCGCCL 
XXXXIHI. ma MCOCCLXXXXIIL 
lìcchèil Menda in efia dà l’avvifo al 
Calbo della morte del Barbaro in data 
di II AGOSTO, dell’anno MCCCC 
XCIII. laonde per dia confermali la 
npftra fentenza, che il Barbaro fojfe 
morto nel cader del LUGLIO dell’ 
anno fuddetto. E perchè quella lette¬ 
ra del Menda è inedita , e fa molto 
onore .alla memoria del noftro Ermo¬ 
lao , abbiamo voluto qui pubblicarla, 

j fedelmente trascritta , efTendone flato 
ciò 
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ciò permeilo di fare dalla fingolar gen¬ 
tilezza del Padre D. Sebaftiano Zia- 
ni , Abate del Monil fcero fuddetto di 
San Michele, e per più capi dignillì' 
ino di ogni lode. 

Clarifftmo Viro Antonio 

Amìfimus generofe Antoni Hermolaum 
inon fine inAftimabili latialis dottrini j attuta : 
nimis accelerata fuit illius dies, nimifque acer- 

he atque crudeliter vel natura vel fata depofi- 
tum repetivere : ncque tam ego defiderio veteris 
amici & 'viri eruditismi angor : quam quod 
morte ( ut ita dixerim ) fi non violenta, at 
precipitata, raptus fuit. Namque ut beri Lu- 
dovicus Princeps (a ) potentijfimus, idemque 
ingenuarum artium patronus dixit : donare 
Hermolao , fi non menies : at paucos in mor¬ 
bo diesfata dcbuerunt ; ut fcilìcet fpatium ha- 

. buiffet adea collìgenda & ordinanda : qui ex 
multa & varia lettione de eruditis fcriptoribus 
excerpferat : tum labore ajfiduo & pertinaci 
fiudio indefeffus homo fcnbendo & commentan¬ 
do trattaverat. Agnofcit etiam Princeps hu~ 
manijftmus quantumnoxe & damni difciplinis 

' in morte acerba Hermolai accidenti ita ut 
vereorne qua nondum e di derat, <& premifcu a 

.jndiferéta & inemendata in fcpniis repofita 
erantl magna ex par te perierint, vel ut funt 

frompti quidam ad hujufmodi latrocini# > din- 
uni 

( a ) Duca di Milano 
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tius delitefcant. Quid fi alius aliquando prò 

fuis ea emittere tentaverit ? deteriora prof e fio 
fient: nifi forte idquod optoy ammuenfis ille 

'virnon incrudìtus nec indilìgens prò amore in 
patronum & ftudio honefis, eruditionìs e a omnia 
afurt o & peri culo vindicaverit : hic vivat ne: 

& quid infervandispaginis atque libellis ope¬ 
ra pr&ftiterit : [ciré cupio : quamquam creda:» 
fumiliares & mtnìflros omnes adverfo & fere 
inopinato cafu adeo confiernatos fuiffe, ut ma¬ 

gli in falute & tuenda vita , quam in farcirne- 
lis atque iibris colligen di’s elaboraverunt. Ego 
ut ad meredeam, tanto dolore} mi Antoni y 
conficior : ut nihil unquam impatientius tuie- 
rim : atque five mecum de Hermolao cogi- 
tem ? five cum alio loquar, lachrpmas contù 
nerevix pojfum. Quidquod hunc peracerbum 
cafum velutpublicani ingeniorum calamitaiem 
plurimi lugent : qui tamen hoc aliquantulum 
fe confolantur : quod tot & tam pruduta flu- 
diorum monumenta is reliquit : ut qui vixit, 
perpetuo viéìurusfit. Vale ‘ Ex Mediolano lllU 
Nonas Sextilis MCCCCLXXXXm, 

Georgius Menda. 

Fondata fopra sì falde ragioni la no- 
lira opinione, diremo per ultimo > che 
-aliai debolmente ella ci viene contra¬ 
fiata dalla data della morte del Barba- 

i ro, che fi dice polla alla fua fepoltura i 
poiché noi vedendola da molti taciuta 

dietro l’epitafio di lui, e da molti dì- 



2^4 Giors. db* Letterati 

verfamente riferita, e sì evidentemente 
fai fa , abbiamo motivo di credere-, 
o che non vi folfe mai polla, o che p.Q- 
fteriormente vi Ita fiata aggiunta fotte 
i quattro verfi, che ne formano l’ in- 
fcrizione . Dopo aver corretti tutti gli 
altri in quello propolito, egli è ben ra¬ 
gionevole , che correggiamo anche noi 
medefimi -, cioè, quanto abbiamo detto 
nel Tomo III. del noflro Giornale a c. 
*)Z. dove abbiamo polla la morte del 
Barbaro nel MCCCCXCIV. avvenuta 
quafi tre anni dopo la fua promozione 
al Patriarcato ; dovendo Ilare nel 
MCCCCXCIII. due anni e più dopo 
la fua promozione. 

Dice il Volterrano , che il Barbaro 
mori di triftezsza, perchè fpedito am- 
hafeiadore dal Senato Veneziano , fu 
fatto da Innocenzio, contra l'autorità 
del Senato , (Patriarca di Mquileja ) 
e perchè, aggiugne il Volterrano, il 
Senato lo dichiarò contumace, e gli die¬ 
de bando, per aver lui accettata la di¬ 
gnità Tatriarcale : vi che veramente era 
e contra le leggi, e contra la dignità e 
giuridizione della Repubblica. 

Ma Tier Crinito parla diverfamente 
della morte di lui nel libro 1. de hone- 

Ha 
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ila di fci pi ina cap. PII. dove riferifce , 
che il Barbaro morì in Roma di pejìilen- 
%a, ec. ) Il Volterrano, e quanti han¬ 
no affegnata per cagione della morte 
del Bàrbaro la trifiezza cagionatagli 
dalVefilio, non fi Tono alla verità ben 
apporti. A quello Tuo grave infortunio 
egli fopraviffe più di due anni : ingan- 
nandofi Pier Giuftiniano ( a ) nel dire, 
che Ermolao publica offenfa dolore ta- 
Hus intra paucosdies extinttus inter- 
Ut. Lo tollerò con fortezza d’animo, 
e la pefìe, che infieriva in Roma nel 
MCCCCXCIil. lo tollè di vita. Tan¬ 
to fcrive anche il Giovio dopo il Cri¬ 
nito : Mors ante diem ìrrepfit , 
PESTILENTI quidem MOR BO prò- 
perata ; c prima del Giovio lo atteftò 
il Mmcinelli nell’Orazione funerale; 
Triufquam Alexander primum fui Von- 
tificatus annum precteriiffet: fuit Mc- 
tellus db-a PESTE opprefjus. Lortef- 
fo ìafciò fcritto il Parenti nelle fue 
Memorie , e ’1 luogo fc ne può rifeon- 
trare più fopra . 

Quella morte del Barbaro non le- 
giù però in ROMA, come dicono il 
Crinito, ed altrifeguitati dal Volilo; 

ma 

(a; 
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ma in una- VILLA , dove egli , per 
falvarfi dalla pefrilenza, che in Roma 
infieriva, erafi ritirato : Et fi providcn- 
tia , fegue a dire il Mancinelli, rette 
profpiciens adeffe mortem , ab URBE 
migra verat : RURI^e ormi contagia¬ 
ne femotus fe contineret. LA VIL¬ 
LA , dove egli morì di pefle, fauna 
fuburbana del Cardinale Oliviero Car- 
rafa , ficcome fa dire l’Alcionio nel 
Tuo I. Dialogo de Exilio al Cardinale 
Giovanni de' Medici, che poi fu Leon 
X. dove parlando con lungo elogio del 
Barbaro, e degli ferirti di lui , che 
prefio i fuoi eredi fi cuftodivano, dice, 
dferfi confidato eftremamente in vede¬ 
re, dottìjfimi, amicifjìmique hominis elu- 
cubrationes non intercidile , quod ne 
evenifjet magnopere verebar, cum in 
SUBURBANO OLIVERII CARA- 
PLL£, collega mei, ex PESTILEN- 
TIA obiiffet. E fe bene dalla lettera 
del Cardinal Piccolomini al Generale 
Delfino pare, che fi polfa arguire, che’ 
il Barbaro folte morto APPESTATO 
in ROMA, ciò non dee far credere 
diverfamente da quello che narrano il 
Mancinelli, e l’Alcionio , coftuman- 
dofi fpeflb dagli fcrittori attribuire mol- 
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te cofe, e quelle principalmente, che 
riguardano la nafeita e la morte delle 
ili nitri perfone, a quella città, prtifTo 
la quale elleno fono avvenute. Infini¬ 
ti efempi ne fono nella ftoria lette¬ 
raria , che qui farebbe troppo lungo 
il voler riferire. 

In prova della cofianza, con cui il 
Barbaro avea tollerata la fua difgra- 
iia > addurremo qui le parole della let¬ 
tera dello Itdfo Delfino fcritta al Ve¬ 
rini j e ciò a fine di confinare coloro , 
:he lo dicono per triftezza di animo 
fitinto: Mdverfatto vero fortuncim quatto 
EQUO SEMPER • ANIMO, tuie- 
ùt : fatis libi notum effe arbitrar : prai- 
rertim ex quo a S'enatu Veneto per~ 
mffus non e fi pofseljionem collati fibi 
i Vontifice *Aquile]ertfis Tatriarchatus 
iccipere . Extant complures illius ad 
imicos epiftolcc : quibus INCREDI- 
IILEM CONSTANTIAM & RO- 
IUR ANIMI mundique contemptum 
nanifefìe declarat , ec. Non ci venga 
)ppofia nota di prolifiìtà , fe qui ri-, 
èriremo l’elogio, che ne fa il Cardi- 
iole de’ Medici prefio l’Alcionio . Efiò 
à troppo onore alla virtù di quello 
ncomparabile letterato, e farebbe un 
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fargli torto l’ometterla dopo auver 
tanto ragionato di lui : vivam \ 
dice il Cardinale confiderando Ermo, 
lao paflato dal carattere di pubblico 
legato a quello di perfona privata do¬ 
po eletto Patriarca, ma non ammef- 
fo al poflèflo della Tua dignità , ne vi- 
verni, fi acceptior nobis non erat, & 
nefeio quo patto admirabilior illius 
privati virtus nobis non videbatur , 
quam ante cum publicam perfonam 
gereret > ac tanti Senatus res proenra- 
ret. Quam ob rem mnltum honoris, ei 
privato deferebamus , quod intellige- 
bamus y fapientia, gravitati , CON¬ 
STANTI^ , MODERATIONI A 
NlMI illius toturn id deferri oporle- 
\e : Magiflratum autem gerenti cum 
honorem babebamus , Scnatui dunta- 
\at Veneto, aquolegatus mijfu.s erat. 
nòs honorem habere fufpicabmur . 
Exilium igitur Barbaro , non fohm 
ccdamitatem detraxit , fed e ti am di- 
gnitatem auxit . Oudd quidem ita 
CONSTANTER , MODERATE- 
que ferebat, ut facetiffme locaretur : 
Mufas illud fibi a patria impetraf¬ 
fé , ee. 

Ma Ermolao rendaci teffimoniari- 
za 
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2a egli Beffo della fortezza di animo, 
con cui la propria difgrazia e foffer- 
fe. Antoni, vir pr#flantijjìme , così 
egli fcrive {a) ad Antonio Calbo > bo¬ 
rio fis animo. Qui me ad facerdotium 
dormientem , atque adeo relu6iantem 
vocavit, ctiam CONSTANTEM & 
FORTEM effe voluit : ^EQUIO- 
R.E animo adverfa b#c FERO, quam 
Cecundajlla tuli. Deum j ufi iti# , & 
'nuocenti# me# tefior, ita SINE OMNI 
JOLICITUDINE NUNC ita LIBER 
num CURIS > ut verear ne tanta fe- 
uritas aut temeritatis , aut negligen- 
i# argumentum fit malevolis, ec. con- 
inuando con limili fentimenti in tut- 
o il progrelfo di quella lettera , la 
uale elfendo in data di XIII. Aprile 
4CCCCXCI. fu fcritta da luialpri- 
10 avvifo, che ebbe del fuo infortu- 
io ed elìlio ; mentre in un’altra, che 

! Barbaro avea allo Beffo Calbo in- 
iatain data di VI. dello Belìo mele di 
iprite, inoltra, che non avea anco- 
1 femore alcuno della indignazione, 
on cui la Repubblica avelie ricevuto 
avvifo del Patriarcato da fua Santità 
^feritogli. 

II 

( *) Int.Polìt. efiftMb. Xlf.f4i}. 
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II Bayle (a) cava un’altro argo¬ 

mento della coltanza del Barbaro nel 
tempo della Tua di/grazia, dal veder¬ 
lo dar mano 0 compimento alle Tue 
Calligazioni Vlimane : „ opera, alla 
„ quale era neceflaria una gran liber- 
„ tà di mente, e una ferma falute . „ 
Lo con feda ' il nollro Ermolao in 
un’altra lettera al Calbo in data di 
XX. Dicembre dell’anno medefimo, 
dove gli rende conto e dell’ordine da 
lui tenuto nel fare quell’opera., e del¬ 
la tranquillità d’animo , che egli go¬ 
deva , conchiudendo con quelle paro¬ 
le : ignavia e/l hac , aut ftupor, 
non item contemptus , aut fuperbia , 
fed humana f brtis expen/ìo , & me¬ 
ditano interitus. Si magna funt,pro 
quibus vita' dimicat, parvi a/l manda 
funt, quia brevi duratura< : fin par¬ 
va , nojli quod fequitur. Narra l’Al- 
cionionel dialogo fopracitato, che il 
Barbaro fcriflfe più in due anni di efi- 
lio, che in venti anni di onori e di 
dignità. Itaqne plura fcripfit BIEN¬ 
NIO EXUL, quam XX. ante annis, 
cum patria frueretur , & honoribus 
illius ftorentiffimus effet ,• Rpcognitio- 

nem 

(a) l.c.p 423.424- 
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SW» erratorum Tliniani codicis , 
flanationem librorum de anima oAri~ 
iotctis , cum ]am ante e]ufdem philofo- 
}bi libros talis argumenti in latinum 
otmertiffet, & XF1. libros de ratio, 
w difserendi (veteres Veripatetici Or* 
anon eos appellane ) ZT F. rhetoricosl 
'3* unum poeticiwty o&oque Diofcori- 
’is medicos , quos alio etiam 'opere 
nflruxerat , quod Corollariim inferi- 
'■ebat . lAdjecerat quoque pulcherri- 
nam expofitionem ad libros analyticos 
wfteriores ante in latinum translatos 
Putte le quali opere, alcune delle qua- 
i però, fi a detto con buona pace dell* 
U cionio, il Barbaro avea dettate avan- 
i la fua legazione di Roma , e per 
onfeguenza avanti il fuo bandoj il 
Cardinale de Medici confèflfa perboe- 
a deirAlcionio di aver vedute, fedi- 
i anni dopo la morte del Barbaro^ 
ioè nell’anno MDIX. nella libreria 
e fratelli di elio Ermolao, rallegrane 
ofi però molto non efière andati a ma^ 
e gli fcritti di un tant’uomo , i qua-* 

i fratelli di lui riferivano ab interv» 
"u & furto vindicata ZENOTE- 
-IS atjufdam opera , quem ille habe- 
at ad marami. Qucfto ZENOTELE, 

Turno XXV1U. L % 
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fuo amanuenfe, e Tuo fegretario, al> 
tri non è , che quel DIDIMO ZE- 
NOTELE FERTINO , cioè PEL 
TRENSE , di cui parla egli lidie 
con molta lode in una delle prime fu< 
C alligazioni Tliniaw lib. VII. Fugiffei 
me focus ifle : nifi conniventi mih 
tranfilientique fummonfirafiet homo le 
ttionis malta DIDYMUS ZENOTE 
LES FERTINUS: quo & a fecreti. 
utor propter fidem, & anagnofle prò 
pter diligentiam. Tenevalo egli al fuc 
fèrvigio affai prima della legazion< 
Romana , mentre fin dal tempo ch< 
andò Ambafciadore a Milano, lo ave 
va preffo di le, come da alcuna del 
le fue letterre (a) fi raccoglie. 

Il colpo più fenfibile, che trafiffe fir 
dentro l’anima il noftro Ermolao , fi 
Tavvilb della morte di Zaccaria fuo pa 
dre, feguitainetà di quali anni LXX 
nel Dicembre dell’anno MCCCCXCII 
Vuole il Bembo , che Zaccaria mo 
riffe accorato per la feiagura di Er 
fnolao fuo figliuolo : egritudine ani 
mi efl mortuus : ma la lettera fcritti 
dal Calbo ad Ermolao , e più altre 
fcrittegli da’ fuoi amici gli rapprefen 

tarono 

(a) eod A,f, 40. 
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tarono la cortanza, con la quale quel¬ 
la grand’anima 'fi difpofe all’eftremo 
paftaggio. Meritano elfer lette, e con- 
fiderate le parole precife della rifporta 
<<0 di Ermolao al Calbo , la quale 
non lappiamo , le meglio ci rappre¬ 
senti l’immagine della virtù dell’uno, 
o delia fermezza dell’altro . Ad ella 
noi rimettiamo il lettore ; poiché, fe 
rutto volelfimo riferire , troppo in 
lurigo ci porterebbe il racconto . Ba¬ 
llerà tutto quello a perfuadercciafcu- 
no, che Ermolao non di tri/}szza , 
ma di peflilenza, non in Roma , ma 
in una villa fuburbana del Cardinale 
Oliviero Carraia, infelicif/ìmo mortis 
genere oppref/us efl, ficcomedice Pierio 
Valeriane ( b ) , da cui elfo è riporto 
fra i letterati infelici, foggiugnendo; 
-he elfo exftil fattus , & de po/fejjìo- 
ne e]e£lus vitatn inopcm aliqitandiu 
Iraxit, ìAlexandri T?om. ftmftni [por- 
■ala quedammodo fu/lentatits, ec. e che 
cunere, & honere fepulchn ita defrati- 
iatus e/l, ut y ubi fepultus, qttove borni- 
iis cad aver c onhsBum fuerit, ignare tur : 
1 che tutto è piu efagge razione, che 

L 2 verità, 

fa ) int.Pol!t.epifi.lib.XII.p.429. 
( b ) dehitteratovùn/elicit.lib.U 
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verità, elfendofi già da noi evident 
mente dimoftro il contrario, e che 
Tuo cadavere fu onorevolmente tra 
portato in Roma , e collocato cc 
nobile cpitafio nella Chiefa della M; 
donna del Popolo. 

Se bene e' diede opera alle Caftig; 
zioni Pliniane, non però mife in m 
cale il debito del fuo grado episcopi 
le , che egli o volontario, o sforzi 
to avea ricevuto : di che tra l’alt) 
cofe ne fanno prova i SERMONI* 
lui, che fono fcritii a penna in Vi 
dova appreffo i Vadri Komitani ) Su] 
pone il Volilo, che Ermolao, dop 
confacrato Patriarca di Aquile ja, ar 
daflfe al poffeffo della fila Chiefa, e r 
efercitafle le funzioni epifcopali, ma 
imamente fermoneggiando al fuo p( 
polo; ma di gran tratto e’s’ingann; 
imperocché Ermolao non folo dop 
la fua elezione e confacrazione no 
andò a ricevere il polfelfo della fi 
Chiefa , ma appena intefe l’indìgn: 
zione giuftiffima del Senato Venezi; 
no , e ’l pericolo , in cui era Zacc; 
ria fuo padre di ellèr privo dell’ uff 
ciò di Procuratore, e di veder cor 
fifcati i fuoibeni > quando topo no 
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ivefie depofie le infegne e ’l titolo di 
Patriarca , che egli in mano del Pa¬ 
pa ne fece libera e volontaria celfio- 
ìe : di che Ce ne ha fìcuro rifcontro 
* dal vedére, che Zaccaria fuo padre 
rontinuò nell’ufo della velia di Proc¬ 
uratore , e dalla lettera XCII. del li- 
)ro IL dell epifiole di Pier Delfino , 
id Ugolino Verini , in data di Ca- 
naldoli li XXIII. Giugno del MCCCC 
£CI. Tidijfe uutem cequo animo Hermo- 
aum: quod /ibi patria negocium exhi- 
'hit: vel ex hòc compertum habemits : 
uod deeépta Senatus voluntate CES- 
IT SPONTE adepti dignitari : fe¬ 
de patriarchatu continuo AB- 
)ICAVIT ; Dopo la fua rinunzia, 
he dovette effer fatta nell'aprile di 
etto aìino, piacque al Senato di no¬ 
minare un’altro al Patriarcato di Aqui¬ 
la : e i più favori caddero nella 
erfona di piccolo Donato, Velcovo 
i Nicofìa, il quale di pochi voti re- 
:ò fuperiore al Generale Tier Delfì- 
o, che in quella occafiòne fu uno de 
nominati, e propofti , ficcome at- 
fta egli ftelTd in una lettera a Don 
ernardino -, Priore di San Michele 
i Murano, che è la LXXXV. del li- 

li 3 bro 
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bro IL in data di Camaldoli li VII] 
Maggio dell’anno MCCCCLXXXXJ 
Ouod vero idem Senatus , accepta 
Tontifice potevate, DONATUM quen, 
dam Patriarcham elegerit : quodqu 
PAUCIS ab eo SUFF11AGIIS LGC 
SUPER ATUS firn : idque propterea 
quod promijfum illi ,' nefciò qua a 
caufa, ante fuerat primum beneficili? 
vacaturum: alias menm futurum fkij 
feti ago gratias fummo Deo; qui bt 
ne omnia fecit . Dignuin Senatus fi 
dicio elegit : iniignum re fide, ec. V< 
ro è, che nè meno il Donato potèar 
dare, al poflefso del Patriarcato, fc no 
dopo la morte di Ermolao , relland 
intanto quella Chiefa governata da 
copo Valarefso , Vefcovo di Cap( 
dijflria , e fratello del dottiffimo Ma 
feo Valarefso, Arcivefcovo di Zara , 

Il codice poi de i SERMONI-, cl 
lì confèrva apprefso i Padri Romit 
ni Agoftiniani di Padova, nonèop 
ra del noftro Ermolao Patriarca , rr 
di Ermolao Vefccvo di Verona ^ fi 
zio , al quale gli atribuifce anche 
Padre Antonio PofTevini nell’ Appari 
to Sacro Tom. ILpag. 27. 

Termineremo quella Differtazior 
intor- 
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intorno a così gran perfonaggio con al- 
:uni elogj, fcelti tra infiniti altri, che 
pii potremmo foggiugnere ,e non com- 
prefi fra quelli, che il Blount ne ha 
raccolti (a) nella fua Cenfura celebrio- 
nim lAuthorum. Il Carmelita Manto¬ 
vano dedica ad elfo lui il poemetto , in¬ 
titolato Querimonia, fopra la morte di 
A.leffandro Cor tefi, che fi legge nel To¬ 
mo I. delle fuc Opere (b): Tommafo 
la Mefzj&o, gentiluomo Veneziano , 
ndirizza a lui fimilmentelafua Favola 
:omica latina, intitolata Epirota, fiam¬ 
mata in Venezia, per Bernardino de Ce¬ 
dere di Luere , Tanno 14S3. in foglio, 
j molto lodata in due lettere da Gio¬ 
vanni Pico. Il Picomedefimo chiama 
ilio Ermolao nelle epifiole , delicias 
Romana linguai, e anche bonarmn ar- 
ium omnium ivfigne promptuariim. Il 
Ficino lo dice in più luoghi delle fue 
etterelatiniffimum Barbarum:' il Cri¬ 
nito ( c ), virum in perquirenda ormi 
mtiquitate diligentcm & accuratum : 
il Rodigino, che anche ne’ luoghi , 
love fi allontana, e diflfente dall’opi- 

L 4 nj[o- 

( a ) pag. 4 feqq. e Ah. Genev. 
( b ) pag.q7. eàit. Antuerp. x 576. in 5, 
( cj De hon, difcipl l XXV. vap.Vili, 
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«ione di lui, ne paria Tempre con ri 
fpetto, e con lode, lo dice (a)} in li 
teris infigniter darmi: e altrove ( b) 
cui multum debent latinitatis candidati 
e più /opra ( c ), lecìionis virum incre 
dibilis, ac in re liner aria detritum pia 
ne, &retorridum, &“ exattifjìmi \u 
elidi 9 qucm Hctravóìct in/equi , turpi 
videripojfit nemini: il Colomefio( d). 
Italia decus ; e Marcantonio Muretc 
(Oi qui quaurbs orbis terramm lu 
rnen efl3 e]us ipfe urbis maximum lu 
men fuii: a tutti i quali elogj alcuni al¬ 
tri ne aggiugneremo in veri© latino: 
il primo de’ quali è di Giorgio ^Anfelm< 
</)> il giovane, poeta Parmigiano j 

Epitaphium Hermolai 
Hommi: & qu&nam nofiri di [pendia ? [urgiii 

Aggere fi felini eXigHa llermclen . 
Ha: mi [cere nefas anima:populatibu: umbri: ì 

Omni: enim tumula: Remafit Hermoleo v 

Anche il Tegnente epigramma di Glifi 

Hq- 

( a ) Antìquar. leSlion. lib.XV. e tip. VHT. 
Tb ) lib.XVII.cap.XXIl. 
(c) lib.VI. cap.l. 
(d) Obfervat. facr.p. 64tdit. Hamburg. 

1709. »»4. 
Te ) Variar. LeSlion. lib.VIIT. cap.XIT, 
(f) Epìgramm, Uh di. 
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iocefare Scaligero (a) èfopralamor- 
:e di lui. . . 

Hermolaus Barbarus. 
Huid primam?quidpoftremum?quid deniq^dicd? 

Quidfileam? En inftant cuncia parata funai. 
Maxima nobilitai \ facies divina \fupremnm 

Ingenium\ fantta pecìora ; purus atnor . 
iolum id, quod nunquam fuerat, ne\civerat » 

immo 
Hoc, at cum caujfìs, non for e fcivit item . 

tnicus e coclo cecidit ; non tertius . Ajlris 
Integer ut cecidit, integer afra petit. 

deu heu cur juvenem rapait mors invida ? viva 
^ Et incipit haud poter at nomine Roma fruì. 

^ lopra un ritratto di elfo, pofto in 
loma nella Chiefa di S. Orfola, fece 
’ierio Valeriano (b) i Tegnenti verfì: 

Hermolai Barbari pittura. 
Peregrine civis, nate in urbe 5 & advena 
Quicunque adorai tempia Mufarum [aerai 
Hoc in beau, fi occupatus, UrfuU 
Diverte : cultumhinc afiniflra fufpice > 
In ter facratos hinc & inde pr&fules, 
In purpurata ve/le nobilem virum. 
Quid fronte prima jam ominaris maximum f 
Viva h&c imago efl Hermolai Barbari. 
Aciem facrafti : ne profana videris , 
Candente felix Are lumen excute. 

Domenico Piorio, per fepranome^» 
L 5 chilo- 

I * ‘ * 1 f 

fa) Delie.Poetar. Italor. Pars altera pag. 

787. 
(b) Epigramm. pag. 123. Venet. ap. JoliU 

lj jO,in S. 
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chilogo, Veneziano, poeta poco co¬ 
nosciuto , e poco degno di efièrlo, coe¬ 
taneo però del Barbaro, ha fatto il Se¬ 
guente difiico, tolto da un codice di 
Tuoi verfi latini, che fi ritrovano ap¬ 
pròdo i Sigg. A maltei di Uderzo, fa¬ 
miglia delle buone lettere sì beneme¬ 
rita , e comunicatoci dalSig. Abate 
Girolamo Lfoni, gentiluomo di Ce* 
neda, di bcllifiimo ingegno, e di fino 
difcernimcnto, comelecofe fue lodi- 
mofirano : 

Epit. Hermolai Barbari. 
Hac jacet Hermolaostanefcis?) fub mole cadaveri 

Spiritus ? pp qa iris ? 'uerfus in aflrapoli. 

E per ultimo daremo quello Epigram¬ 
ma dì ‘Scaldo T^aldt, Fiorentino, che 
ci.e fiato trafmcfib dalla folita cortefia 
del Sig. Abate Salvino, il quale lo ha 
ricopiato dal codice fegnato tiurn,- 5S. 
delia Strozziana , dove fi contengono le 
poefie latine di elfo 7sfaldi : 

HermoLao Barbaro 
Tatntìo Veneto JurisConJulto nobili 

ac poeta laureato 
Barbare', naturi, quanta m tene ari s honori 

Sp}etn t ibi largìta e(t : bine bene noffe potes, 

Namque Virosfinxit tnultos ea ccrpore tali 
Spi od latet : ingenti ne dare fignaqueant. 

Sì quis at infacìem te nane fpeftabit : ab ore 

Inde 
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Inie tuo cernet quot bonafignaferas. 

lente bonus quam fis vates : dnimoque videbit 
Afpettuprimo fitibi forma nitet. \ • 

)ua dottrina tibi : quAfit clemontia: quawqu» 
Ingenio virtus cult a fit ufjue tuo : 

’ofeet ut in Latiti dottas bene vertis Athenas ; 
Grajaque das Latiis plurima ditta viris : 

ìottus ut enodas divini enigmata juris ; 
Solvis&ut dubiis vincala cceca reisz 

Jt caput inde tibt divino ex ore cunenti 
Frondibus ornavit puhher Apollo fuis. : 

'efiibus utpatribus te nane Venetoque Senatu 
Delieias vocitet quoque Cumana fuas. 

articolo vi. 

XONARDI ADAMI, Foiftnienfis, 
*ró5- tv A’pKotcriv Tbiloclis -sEpei,Ar¬ 
cadie or im Folumen ÌPrimum ; ad 
Tetrum Otthobonum S. R. E. Card, 
lAmpUffìmum, Roma, ex typographia. 
ùntomi de Rubeis, in Tlatea C er en¬ 
fi y venduntur apud Francifcum Jin- 
dreolum in Foro Tafquinì fub ftgno 
Regina, 171 <5. in 4. pagg. 2 2 8. fen- 
za le prefazioni, e gl’indici. 

Sin dall’anno 1712. il Sig. Abate 
Adami ha niello in efpettazione il 

nondo erudito, con la pubblicazione 
àa farli in molti volumi dell’Opere di 

L G tb 
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Lìbanio Sofifta : nella quale edizione 
egli ci darà infinite cofe di quello gre¬ 
co Scrittore non ancora ufcite alla lu¬ 
ce, tratte da lui danniti codici Vati¬ 
cani, e di altre celebri librerie di Ger. 
mania , e d’Italia. Oltre agli Atti de¬ 
gli Eruditi di Lipfia, e altri Giornali 
oltramontani, hanno parlato con lo¬ 
de di quella iiia nobile idea Giannal- 
berto Fabbricio nel Volume VII. del. 
la Tua Biblioteca greca, ac.414. e’ISig. 
delaMonnoye nel Tomo III. della Tua 
Menagìana a c. 5 77. Ora etfoSig. Aba¬ 
te Adami avendo fatto parte al Pubbli¬ 
co del fuo primo Volume delle cofede, 
gli Arcadi antichi , lo ha arricchito 
così a man piena di foda critica, e di 
pellegrina erudizione, che ci dà mol¬ 
to bene a conofcere , che non fenza 
buon fondamento di Papere, e d’intel¬ 
ligenza egli fi è pollo alla difficile im¬ 
preca di ilJullrarc, e di di vulgare quel 
greco Scrittore, fu le cui Qperetanti 
eccellenti ingegni hanno finor fatica¬ 
to, e Panno tuttavia faticando . 

• Divide egli quella prima Parte deli1 
Opera fua in quattro Libri, e pare che 
abbia prefiy per modello del fuo dife¬ 

sa gli fcritti del loruoiò JVleurfio, jco 



"Ait i Colo VI 
i quali quelli ha iJlucrato fe cofe de i 
Lacedemoni, dei Cretenfì, e di altri 
popoli della Grecia > ma forfè non ci 
farà afe ritto a parzialità , fe diremo, 
che il notlro Autore ha dato al fuo li¬ 
bro un ordine più chiaro , e piu netto. 
Noi lo feguiremo a patio a palio nel 
riferire il contenuto dell’ Opera con la 
maggiore efattezza , che in limili ri- 
flretti può ricercarli. 

I. Il primo libro abbraccia XV. 
Capi, il primo de’ quali li aggira in¬ 
corno all’antichità dell3 Arcadia . Fu 
fempre fomma cura de’ popoli il van¬ 
irli di antica origine . Quella dogli 
^cadi non può elfere più rimota, fe 
liamo fede agli autori , che ne hanno 
critto . Eglino vollero fempre efler 
riudicati i più antichidi tutti i popo~ 
i. Euripide li chiama A’vró^ms > 
:ioè indigena, i quali altronde non ab¬ 
biano tratto il principio . Cenforino 
:ali parimente li giudica col fondamen¬ 
to di clafllci autori, mettendoli al pa- 
-i con quei di Atene , e della TefTa- 
jlia. Lo fteflb dicono Arpocrazione, 
Jaufania, Licomede di Mantinea ap- 
>rcfio Senofonte, Teodoreto , ed a 1- 
;ri. Filli Arcadi però non lì fono con- 
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tentati di dirli anteriori di tempo a 
qualunque altra nazione. Portarono la 
loro jattanza fino a dire, che il loro 
paefe era più antico, che la Luna, e 
in oltre , che erano vivuti prima 
delle lidie e della luna . Il chiaria¬ 
mo Autore ne reca validi teftimonj, 

moflrando ancora, che per quella ca¬ 
gione, eglino appr sfoSuida,Clemen¬ 
te Alelfandrino, Servio, cdahri, fon 
detti con voce greca Trofèlcm , cioè 
l/.tntilunari , comechè non manchino 
fondate opinioni, che da altra cagione 
penfano eller derivata l’origine di que¬ 
lla denominazione degli Arcadi. Im¬ 
perocché alcuni han creduto, che fo£ 
fero così chiamati , perchè ebbero Y 
anno di tre meli , avanti che l’anno 
loflè mifurato giulia il corfo della lu¬ 
na appreflb gli altri popoli della Gre¬ 
cia . Altri pensò , che quello nome 
ottenelfero gli Arcadi da Vrofeleno lo¬ 
ro Re > e finalmente Ariftotile ci in- 
fegna, che gli Arcadi furono detti 
Trofeleni per avere fconfitti i Barba¬ 
ri abitatori dell’Arcadia , prima che 
fpuntalfe la Luna. Stefano nella v. %Ar- 
cas fcrive , che Ippi Reggiano pri¬ 
mo di ogni altro diede il nome di 

Ttq* 
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Trofeleni agli Arcadi, c lo fìdfo eie 
confermato da Eullazio fopra il .fe¬ 
condo libro dell'Iliade , il quale ci 
reca in oltre il teftimonio di Licofro- 
ne, da cui ci viene a/ferito, che gli 
Arcadi , avanti che folle la Luna , 
li cibalfero di ghiande. 

Non oliarne però quella pretefa fo- 
yra tutte le nazioni antica generazio¬ 
ne degli Arcadi , dimoltra molto be¬ 
ne l’Autore nel fecondo Capo , clic 
?li Argivi furono ad effi anteriori di 
^empo tre generazioni , quantunque 
.demente Ale/fandrino inlino a nove 
e conti. Quelle, tre generazioni fono 
>of!c tra Iruico e Vclafgo, anche da 
\pollodoro , e da Dionigi Alicar- 
ìalfeo . Inctco, fecondo le favole , fi¬ 
gliuolo di Oceano , e di Tetide , fu il 
>iu antico di tutti i Principi del Pe- 
oponnefo . Egli da Melici fua forclla 
generò Fóroneo , ed Egialeo . Tanto 
crivono Apollodoro, e l’Autore dell’ 
Etimologico , un palio del quale alla 
/oce lApia viene qui dall’Autore emen¬ 
dato . Lo Scoliaile di Euripide , nell’ 
Fcejle, in luogo di Egialeo mette Fe- 
[eo , edificatore della Citta di Fegea 
ìel IArcadia , gialla laficrzione dell’ 

il • epE 
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epitomatore di Stefano . Quello Fé- 
geo avendo infegnata Ja divifione de’ 
tempi per via di mefi, e di anni,ed 
eretto templi agli Dii, meritò, che 
dopo morte foflè coftruito un tempio 
alla fua fèpoltura, ed egli come Dio 
Venerato, fecondochè abbiamo da $ant| 
A godi no nel XVIII. libro al Capo III. 
della Città di Dio. Figliuoli di Fe- 
geo furono Spartane , e Meffone. Spar- 
tone fu padre di Miceneo , che edifi¬ 
cò la Città di Micene. Ma Foroneo 
dopo la morte del padre ottenne l’Im¬ 
perio del Peloponnefo , e dalla Ninfa 
Laodice ebbe wdpi, e Ts{iobe. Api gli 
fuccedette nel regno , ma efercitan- 
dolo con tirannide fu uccifo da Tel- 
xione, e Telchine , fenza che rima- 
neffe di lui dipendenza. Dainomedi 
efso la Provinciadel Peloponnefo fu 
detta tApia . Abitò anche nell’ Arca¬ 
dia , e però gli Arcadi furono detti 
Mpidanenfi. Dopo lui pervenne il re¬ 
gno a’ fuoi nipoti , cioè a i figliuo¬ 
li di Niobe fua forella, i qualifuro- 
no Mrgo, e Velafgo . Quanto ad Ar¬ 
go , l’Autore ci promette di trattarne 
ex pvoftfsoinMrgolicis ; hizTelaJgo , 
che fu il primo K.e degli Arcadi, I 
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il foggetto del Capitolo fufseguente. 
Circa i geni tori di PELÀSGO non P- »*. 

molto convengono gli fcrittori. Al¬ 
cuni lo fanno figliuolodi Giove, e di 
Niobe . Altri gli afsegnano Giove per 
padre, c Larifsa per madre . Il Boc- 
caccioC « )con la fcorta di Teodonzio 
[o fa nato da Larifsa e da Nettuno j 
ma tanto egli, quanto Teodonzio, li 
fono ingannati, mentre quel Pelafgo, 
:he fu figliuolo di Nettuno e di La¬ 
rifsa, fu diverfo del noflxo Pelafgo, e 
fei età per lo meno dopo di quello 
pafsò dal Peloponnefo e dalla Tefsa- 
|lia infieme con Acheo, e con Ftio 
uoi fratelli. Altri finalmente han ere- 
luto , che il primo Pelafgo non dagli 
Dii , nè dagli uomini natofofse,ma 
:he la terra Arcadica lo avefse primo 
prodotto. Quella opinione èconfuta- 
a* faviamente da Paufania, il quale è 
li parere, che le doti del corpo , e 
e virtù dell’animo abbiano fatto, che 
^elafgo regnafse nell’Arcadia, la quale 
la lui fu denominata Telafgia , fic- 
ome pure da lui ottenne il nome di 
yelajgia tutto il Peloponnefo . Egli 
idulFe gli Arcadi, che prima vivo- 

vano 

(a) GenealogJeorMb,X>C0^lVlU%. 
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vano piu da fiere, che da uomini, ad 
un viver più civile, e più ragionevo¬ 
le . Da lui appresero a edificarli cale 
e tugurj per ripararli dagl’ incomodi 
dell’aria e delle /bigioni, a veftirfi di 
pelli, e a cibarli di ghiande in luo¬ 
go d’erbe e radici anche non comefti- 
bili, e fpefso ancora nocive. Fra i 
templi da lui innalzati agli Dii, è ce¬ 
lebre quello di Giove Olimpioin Ar¬ 
cadia, e quello di Cerere Pelafgide in 
Argo , dove quella deità fu da lui al- 

v hergata . Quindi invaile la comune 
credenza, che gli Arcadi fofseroi pri¬ 
mi, i quali con templi e con facrifi- 
cj onorafsero gli Dii . Pelafgo in ol¬ 
tre fondò la citta di Tar rafia in Arca¬ 
dia , le fi da fede a Carace apprefso 
Stefano, e allo Scolialle di Euripide > 
ma ella, come il nolfro Autore in al¬ 
tro luogo dimolfra , ebbe per fonda- 
tore Tarrafio, figliuolo di Licaone , 
e nipote di Pelafgo , che morì dopo 
2 5. anni di regno , e prefso il tem¬ 
pio di Cerere Pelafgide fu feppeli 
lito. 

P-,6, Di quello LICAONE fi ragiona 
ampiamente nell’progrelTo dell’Opera. 
Nacque egli a Pelafgo non da Meli- 
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bea figliuola di Oceano, ovvero dal¬ 
la ninfa Cillene, madaDejanira, fi¬ 
gliuola di un altro Licaone, che nac¬ 
que di Ezeo, figliuolo di Inaco. Oltre 
a Licacnc ebbe Pelafgo altri figliuoli ; 
cioè 1. Temerlo , abitatore dell’antica 
Stinfalo, e balio di Giunone, alla qua¬ 
le erede tre templi , tutti con parti¬ 
colare cognome di effa Giunone, cioè 
di fanciullayài adulta,e di vedova; 
2. Doto , fondatore della città di Do- 
zio in TefTaglia» 3. Cranone fondato¬ 
re di quella di Ovjfitwenell’Atamania > 
4. T arra fio, da cui il paefe di Arca¬ 
dia fu denominato Tarrafio ; 5. e La- 
riffa : che così dee leggerli appreffo 
Igino (a) il nome di lei accorciato 
malamente in quello di Loris. Da ef¬ 
fa ebbe la denominazione la città di 
Lariffa in Argo,edue altre nellaTef- 
faglia, luna al mare , c l’altra al fiu¬ 
me Pcneo edificata. 

Tuttoché dall’Autore fiali fondata- p. 19. 
mente provato, che Licaone , Re di 
Arcadia, fia flato figliuolo di Pela¬ 
fgo , non lafcia egli però di foggiti- 
gncrc , che da altri gli viene a degna¬ 
to Mercurio per genitore, come dal¬ 

lo 
(a) Fab.CXV. 
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lo Scoliate di Teocrito ; e da altri 
gli vien dato per padre Tifane, e per 
madre la Terra , come da Teodonziò 
allegato dal Boccaccio. A lui lì ascri¬ 
ve la gloria di aver primo trovato il 
modo, e di averlo infegnato di edifi¬ 
car le città, avendone fondata una fui 
monte Liceo , detta da lui Licofura, 
che fu la capitale di tutto il regno. 
Dal nome del fuddetto monte diede a 
Giove quel di Liceo , e ad onore di 
lui inftituì i Lupercali. Erede , e de¬ 
dicò un tempio a Mercurio. Guerreg¬ 
giò co i Mololfi, popolo dell’Epiro, 
« quella guerra dicdegli occafione di 
inftituire le tregue militari. Ebbe più 
mogi;, cioè la ninfa Citlené, giulHla. 
teftimonianza di Ferecide ; una delle 
figliuole di Atlante , fe fi dee preftar 
fede a Nata 1 Conti -, IS^onacri, da cui 
prefe la denominazione Isomeri, pic¬ 
colo callello di Arcadia $ e <Artonia , 
dalla quale ebbe Vittimo, fuo fuccef- 
fore nel regno . L’Arcadia , che dal 
padre fu cognominata Telafgia , da 
lui ebbe l’appellazione di Licaonta. Ab¬ 
biamo da Paulania elfer lui vivuto al 
tempo di Cecrope Re di A tene ; il che 
pure da Arifiide vien confermato. 

Si 
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Sì efamina nel VI. Capo la nota fa- P- 
vola della trasformazione di Licaone 
ùi lupo. Narrano alcuni, che Giove, 
nel mentre che andava in mentita for 
ma vietando la terra , alloggiò anche 
ìppreflo di Licaone, il quale avendo 
in ufo di dar morte a quanti foreflieri 
capitavano in Arcadia, e faccendofi 
aefre della divinità del fuo ofpite , 
prefa la rifoluzione di farlo ammazza¬ 
re, mentre dormiva, aggiunfe prima 
Disfatto a misfatto ; cioè a dire, gli 
aofe a menfa a mangiare le carni cotte 
lj un Molofb, che teneva in oftag- 
£i‘o, o fecondo altri, quelle di un £m- 
:iullo Arcade , o quelle di un fqo fi¬ 
gliuolo, che alcuni dicono efiere flato 
"Hittimo , e altri ^Arcade fuo nipote: 
li che poi Giove fdegnato incenerì col 
Limine tutta la cala di Licaone , e 
ronvertì lui medefmo in lupo . Pau- 
ània afiegna quella metamorfofi di Li¬ 
mone in lupo ad altra cagione, cioè 
>er aver effo facrificato all’aradi Gio- 
re Liceo, da lui fabbricata, un fànciul- 
o, e per averne il fanguebeuto. Ai¬ 
ri fcrittori afibhono Licaone dagli 
.ppofti misfatti , ene accufano i rì- 
jliuoli di ejfo, che però da Giove fu¬ 

rono 
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rono fulminati . Il fanciullo trucida¬ 
to , qualunque e fi folfe, racconta Igi¬ 
no ( a ) , che fu da Giove reflituito al¬ 
la vita , e dato ad allevare ad un ca¬ 
praio di Etolia. Ciò che vi ha di ve¬ 
ro in quello favolofo racconto, lo ab¬ 
biamo dal greco Leonzio appreso il 
Boccaccio nell' Opera fopracitata lib. 

IV. cap.LXVI. 
Ne’ Capitoli fufleguenti cerca l’Au¬ 

tore quanti , e quali fieno fiati ^figliuo¬ 
li del Re Licaone. Moftra la difcre- 
panza degli Scrittori fu quello fatto . 
Dionigi Alicarnaffcoli riflringeal nu¬ 
mero di XXII. Panfania non ne nomina 
che XXXI. Appreflò Apollodoro fe ne 
ha il nome di LI. Altri ne parlano di- 
verfamente ; ma ’l noflro Autore fo- 
fliene, che quelli foffero LXXVIII.'i 
nomi , e le gella de’ quali egli va an¬ 
noverando con molta efattezza, e ló 
Hello fa parimente a riguardo delle fi¬ 
gliuole di elfo Licaone , che furono 
Dia, violata da Apollo, e madre di 
Driupe, da cui vennero i popoli Driopi ) 
e Calijìo sì nota nelle favole per gli a- 
mori di Giove, e per l’odio di Giu¬ 
none , 

A Li- 

la) Toet. Apron. I.ÌL cap.FV. 
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A Licaonefuccedette nel Regno di p- 
Arcadia 1 ultimo de fiuoi figliuoli , 
doe NTTTIMO, fiotto il cui gover- 
10 l’Arcadia fiorì grandemente di cit- 
$ y e di abitanti > ma non tutta a lui fu 
oggetta, poiché quegli de’ fuoi frate 
i, che non pacarono altrove a formar 
Polonie, o a piantar nuovi Stati, oc- 
nparono qualcheparte dell’Arcadia , 
vi fabbricarono nuove città, per lo 

►iù dal loro nome cognominate . Al 
iio tempo avvenne quel famofo dilu- 
10 di Deucalione, che, fecondo Ovvi¬ 
lo , inondò tutta la terra , e fecon- 
.0 altri, folamente laTelfaglia. Nit- 
imo ebbe due figliuoli : l’uno mafchio, 
hc^ fu Terifete > e l’altra femmina , 
ioè Fìlonomia, di cui narran le favo- 
i , che effendofi fatta compagna di 
)iana, fu violata da Marte fiotto fem- 
ianza di paftore : dal qual congiugni- 
lento nacquero due gemelli, che da 
:i, per timore dell’ ire paterne, fu- 
3no gittati nel fiume Erimanto j ma 
er voler degli Dii portati dalla cor¬ 
ate nel cavo di una quercia, vi fu¬ 
mo da una lupa allattati. Ciò vedu- 
d da Tilifo, pallore di que’ contorni, 
11 levò di quel luogo, c condottigli in 

fiua 
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Tua caf2 , gli ailevò come Tuoi figlino 
li, fiotto il nome diLica/io, e disfar- 
rafio. 

6j. II. Dopo la morte di Nittimoregm 
ARCADE, figliuolo di Giove, ed 
Califfi) , ficcome ficrive Paufiania . I 
Sig. Abate Adami dà cominciamentt 
al II. libro della fina Opera dal regno d; 
elio,il quale l’occupò con la forzadell 
armi,eficludendone Terifete, che neri 
il fucceffore legittimo ; e dal nome-d: 
lui tutto quel paefie, cheperl’addietrc 
era fiato chiamato Telafgiay e Liccio 
mici, fiu detto ARCADIA, ed AR¬ 
CADI gli abitami . Egli fu , che a- 
vendo imparato da Trittolemo Parti 
di feminare, c di raccogliere il fru¬ 
mento, e l’arte della lana da Adrifia : 
fece , che i fiuoi popoli , i quali per 
Pinnanzi di ghiande, e di pelli pernu- 
drimento,e per vefii to fervi vanii , fi 
cibafiser di pane , e fi copriffer di la¬ 
na . Di una ninfa Driade fiua moglie 
ebbe tre figliuoli, cioè alzane, sfi¬ 
dante , ed Elato. Altri però dicono, 
che la moglie di Arcade folle una delle 
Amadriadi ; altri , che fi chiamaflè 
Crifopeleai altri, chefoffe Leanira, fi¬ 
gliuola di Amicla ; o Meganira , fi- 
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'Muoia di Crocone. Arcade dipoi di- 
diè il Tuo Regno tra’iuoi figliuoli, e 
ìe fece tre parti. A lui fi dà la gloria 
li aver fabbricata Trapexunte, città 
hiaritfima dell’Arcadia. Dopo mor- 
efufeppellito nel monte Menalo, ma 
e’ tempi fufleguenti furono le fue of- 
à, per comandamento dell’ oracolo 
)elfìco, a Mantineatrasferite, e col- 
ocate in quel luogo, che venia detto le 
re del Sole, non lungi dal Teatro, c 
al tempio di Giunone. In Delfo ono- 
avafi la fua fiatua, fatta da Dedalo Si¬ 
ionio , di che fa menzione Paufania. 

Tralafciando qui noi ciò che fi narra 
i favolo fo, e ciò che vi può eflèrdi 
lorico intorno a Califio , madre di 
arcade, e ciò che il noftro Autore ha 
iccolto intorno ai figliuoli di lui, a 
ne di non interrompere la ferie di 
uelli che nell’Arcadia han regnato : ii 
he pureoflferveremo nel progreflfo di 
uefio Articolo ; pafleremo a dire, che 
fommo governo del regno rimafeap- 

refìfo AZANE , il quale , fecondo 
ordine, con cui Paufania riferifce i 
gliuoli di Arcade, pare , che fia fia- 
> il maggiore, tuttoché Apollodoro 
a d’opinione, che tale foflè fiato EU- 

Tomo XXVllh M to9 
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to, e ftimi aver lui dopo il padre nell' 
Arcadia regnato : ma il vera fi è, che 
Elato non fu Re di Arcadia, ma bene 
padre del ReEpito, e di Stinfalo, da 
cui pofcia i Re di Arcadia difcefero . 

p.8?. Da Azane ella fu denominata, 
fe fi dà fede allo fteffo Paufania, e que¬ 
lla denominazione le vien data anche 
dall’abbreviatore di Stefano j ma lo 
Scoliafte di Apollonio Rodio è di pa¬ 
rere, che foffe così chiamata non dal 
Re Azane, ma dall’eifer’afpra e defer¬ 
ta: anzi altri Rimano, che foflè in tal 
guifa denominata non tutta la provin¬ 
cia, ma folo quella parte, che nella 
divifione, che ne fece il Re Arcade a 
fuoi figliuoli, toccò in retaggio ad A- 
zane, e che contenevadiciafsette città, 
fe allo Itefio abbreviatore di Stefana 
dee darli credenza. Nella morte ed efe- 
quiedi quello Principe furono inllitui- 
ti per la prima volta i giuochi delle 
carrette, ne’ quali Etolo Re di Elide 
pofe a morte Api figliuolo di Giafone, 
e poi fi falvòin quella terra, che da 
fui fu Etolict denominata. 

Ad Azane luccedettc CLITORE 
f‘*9' fuo figliuolo, di cui fi racconta, che 

folle il più illufìre, & ’1 più potente 
Prin- 

■4 - 
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'rincipe del filo tempo. Tenne la Tua! 
orte nella città di Li'cofura, e fondò 
na nuòva città, che dal nome di lui 
litora fu appellata . Non e fendo ri¬ 
nato alcun figliuolo di lui , gli dec¬ 
edette nel regno EPITO , figliuolo 
i E lato , e non di àrcade , ljccome 
ifichio lo crede . Da quello Re fu 
ondata , e detta la città di Epi nella 
IdTenia. In una caccia egli rollò uc- 
ifo da. un ferpente nel monte Sepia , 
quivi fu feppellito . Quello fuo fe¬ 
cero , non molto dillante dal mon- 
Cillene, è rammemorato da Ome- 

> nell’Iliade , e vede vali ancora al 
mpo di Paufania, il quale avendolo 
clonalmente vifitato, ce lo deferive 
-r un cumulo fempliee di terra , di 
lediocrc grandezza, e coperto di pie- 
e i la cui lommità Elìce venia det- 
, fiecome ferivo lo Scolia/le di Teo- 

■ito , il quale in oltre favoleggiò , 
ie tutti gli animali r che vi fi acco¬ 
dano , divenivano 1lenii. 

Mòrto anche Epito fenza figliuoli, p.9 
«entrò nel governo ALEO, figliuo- 

1 di Afidante , e nipote di Arcade . 
Dndò egli la città di Tcgea,e laelef- 
per fua refidenza. Innalzovvi il fa- 

M 2 mofo 
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mofo tempio di Minerva iAlea, ram¬ 
memorata da Erodoto nel libro I. il 
.quale , come ingiuftamente ne viene 
cenfurato p corretto da Abramo Ber- 
chclio, comentatore di Stefano alla 
voce A’xe*, così con tutta ragione dal 
noltro Autore è difefo. Edificò in ol¬ 
tre quello Re di Arcadia la città di 
Mtlea , detta così dal Tuo nome . Sua 
moglie, fecondo Igino, fu Cleobule, 
e fecondo Apollodoro , Ideerà , fi¬ 
gliuola di Pereo. Suoi figliuoli furo¬ 
no , Licurgo, che gli fuccedette ; iAn~ 
fidamante , malamente detto da Eulla- 
zio, figliuolo di Arcade; Oefeo,,edi¬ 
ficatore della città di Cafia nell’Arca¬ 
dia, e uno degli Argonauti ; Minia , 
padre di Olimene, la quale ammoglia¬ 
tali con Jlalofu madre 4i Atalanta; e 
yAuge , che fu madre di quel celebra 
Telefo, di cui taqtCKCòfe fi ferivano 

da i mitologia! 
LICURGO, figliuolo maggiore dj 

Aleo, regnò dopo il padre . A tradi¬ 
mento uccife quelli Mreto^ uomo per 
virtù guerriera eccellente, e ne fpo- 
gliò ddÙL’armi il cadavere, delle quali 
ejQfendofene fino alla vecchiaja fervi? 
to, ne fece poi dono ad Ere ut allori 
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Lio fervo , ficcome Omero racconta.* 
erloche s’inganna lo Scoliafte di A- 
ollonio nel dire che l’uccifo da Li» 
urgo folle, non .Areto , ma Ereuta- 
ione, aggiugnendo, che in memoria 
i quello felice combattimento di Li- 
nrgo fòlle inftituita nell’Arcadia Jafc- 
:a detta così da (ivKiiyChe figni- 
ca combattimento. Ma la inllituzfo» 
e di quella dovette pur edere per la 
torte di\Areto,c non altrimentùattcfo- 
lè quella di'Ereutalione leguì per ma- 
3 di Neftore apprelfo il fiume Cela- 
Dnte nella giornata , che fecero quei 
i Arcadia, e di Pilo , venuti per ca- 
ion di confini in difeordia. Da Cleofi- 
, o fiaEurinome, fua moglie, ebbe 
Re Licurgo due figliuoli, Mnceo , ed 
poco y i quali gli premorirono , ef- 
ndo lui molto vecchio : ed egli poi 
nutoamorte, fu fepolto in Lepreta 
HaTrifilia, dove pure è’1 tempio di 
iove Leuceo , e meritò da’ Tuoi po¬ 
lli, che la memoria di lui fòlle con 
tei culto onorata, con cui foglionoi 
mmi Eroi venerarli. A lui non fopra- 
flè alcuno de’ Tuoi figliuoli. Paufania 
>n gliene afiègna che due, già nomi¬ 
ci di fopra, cioèMncea, ed Époco: 

M 3 ma 
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ma Apollodoro ne fa menzione di altri 
due, cioè di ^infidamante , e di Ideo} 
a i quali Niccolò, riferitoda Stefano , 
aggiugne per quinto Inerito, che fu pa¬ 
dre di Botaco, da cui un luogo in Tc- 
gea prefe il nome di Botachida. 

16. Leder mancato Licurgo lènza fh 
gliuoli fece, efie il regno perveniife ad 
LCHLMO , figliuolo di Eropo , che 
era nato da Erope figliuola di Cefeo 1’ 
Argonauta. Co fini nella guerra Eliaca 
contra Augea fu compagno di Ercole, 
e ne i giuochi Olimpici celebrati da 
Ercoledopo la yittoria , vinfe nella 
lotta j di che ne vien lodato da Pindaro 
nellòde X. delle Olimpiache. Si Legna* 
lo parimente nella fpedizione Attica 
fatta da i Diofcuri per lo riacquifio di 
Elena, eh e era fiata rapita da Tefeo,c 
da Piritoo; poiché fu in ajutodiquei- 
li, efoggettò quella partedcll’Attica, 
che poi da elio fu cognominata Eche- 
medìa.' Avvenne ancora, che dopo la 
morte d’Èrcole gli Achei avendo vinti 
in battaglia all’Ifimo di Corinto gli 
Eraclidi Dorienfi, che Lotto il coman¬ 
do di Ilio, figliuolo di Ercole,tentavano 
di aprirli il ritorno nel Peloponnelo * 
combattè il lleEchemo in quel' fatto d’ 

armi 
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irmi a favor degli Achei, eviuccìfc 
o Ite/To Ilio, cheloavea sfidato a cor- 
?o a corpo a battaglia, con quella con' 
iizione, che, fé la vittoria folfeadlllo 
•imafta , fi delle il regno di Euri Ileo 
igì i Eraclidi > e fé ad Echemo, gli Era- 
rlidi non defifero moleftia alcuna per 
;o. anni al Peloponnefo : ilche,ntor- 
o Ilio, fedelmente oflervarono, tor- 
landofcne a Tricorinto. Quello com- 
>attimento feguì a i confini de i Met 
;arefi, e de i Corintj. Chiaro per fat* 
i sì egregi morì finalmente Echemo in 
regea, dove ebbe pur fepoltura , e in 
ma colonna lì prelfo vedeafi intagliata 
a fua battaglia con Ilio. Non fi trova, 
he avelie, che Un folo figliuolo, cioè 
Ictépco , da cui prefe noine il fobbor- 
;o di Ladocea . Timandra * figliuola 
ITindaro, e di Leda, rii la moglie 
,i Echemo,- ^ o ; - 

A lui fuccedette il pofeia AGAPE- p. 11 u 
<OREy -figliuolo di linceo, fiotto la 
ui condotta gli Arcadi furono con 1* 
fe retto Greco airafisedio di Troja , 
mbarcandofi fiopra le navi date a loro, 
al Re Agamennone, poiché avendo 
glino le loro cale fra terrà nel Pelo- 
«onnefo, erano al dire di Paufania,e 

M 4 dello 
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delio Scoliate di Omero, ignari dell< 
colè marittime. Agapenore fu uno de 
Greci, che fi nafcofero entro il cavalle 
fatto da loro per l’efpugnazione d 
Troja, fìccome abbiamo da Quinto 
ofia Cointo Smirneo, il quale in oltn 
ci lafciò fcritto, che elfo Agapenore fi 
vincitore in faltando ne’giuochi fune 
rali celebrati ad Achille, e che pere 
ricevette in dono da Tctide le belle ar 
mi di Cicno. Finita la detta guerra, fi 
nel ritorno portato dalla burrafcanell 
ilola di Cipro, dove, feordatofi deb 
la patria, fi ftabilì nuova fede , fon¬ 
dandovi la città di Tafo , e innalzan 
dovi il tempio di Venere Tafia, che fi 
molto celebre apprefifol’antichità. Lao 
dice, figliuola di lui, promofseanch’ 
ella, ad imitazione del padre, il cul¬ 
to di Venere nell’Arcadi a , faccende 
innalzarle un fimulacro ed un tempie 
nella città di Tegea. Ariftotileci ha 
conlèrvata Finfcrizione polla alla fe- 

i poi tura di Agapenore , con la quale il 
noffro chiariamo Autore al feconde 
libro dà fine. 

127: III. Il III. libro , dove refla inter¬ 
rotta la fèrie degli antichi Re dell’Ar¬ 
cadia, s’impiega principalmente in nar¬ 

rare 
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ire ]e gefia di Vartenopeo Arcade, uno 
2 i fette infigni Capitani,che interven¬ 
go alla guerra Tebana j le azioni di 
»romaco, fuo figliuolo, che fu uno de- 
li Epigoni, i quali tornarono al ralle- 
iodi Tebe, pervendicare la morte de 
loro padri, e congiunti, che erano ri¬ 
dili eftinti nella prima fpediziòne 
>ntrai Tebani} le imprefe di Ercolep.»40. 
lenenti all’Arcadia, i cui popoli fil¬ 
ano perpetui compagni di elfo ; le co¬ 

di Fegeo, fondatore della città di- 
rimanto, che dal nome di lui fu Fègia 
nominata j quelle di Evandro , fi¬ 
linolo di Mercurio , e di Nicoftrata , 
quale piantò nel Lazio una colonia di' 
rcadi y e così molte altre, le quali por- 
)iro occafione al Sig. Abate Adami5 
illuftrare i fatti , e gli fcrittori di' 
te’ tempi , molto imbarazzati, edr 
curi & u imitimi) w •• -n-am 

i IV. Il 'IV. librod ’elpone la ferife’p. i$*. 
iglwUtri antichi liedelfArcadia, nèl- 
quale , dacché s’intefe che Aga- 

-nore ihabilitolì in Cipro ,• t più noti 
:nfava al ritorno, chiamato al regno 
‘POTOO, figliuolodi Cèr clone, ni- \ 
)tedi iAgamsde, e pronipote di Stiri- 
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falò: il quale Ippotoo era fiato lino d 
quegli eroi , che li trovano nominar 
nella celebre caccia dej cignale di Cali 
donia. Quelli, abbandonata Tegea 
r.ifedette in T rapezunte, la quale evol 
le’, che folle la capitale del regno . Dt 
lui prefe nome la tribù degli Ippotoit, 
in Tegea , ed è probabile, che inque 
fio tempo capitale Enea nell’ Arcadii 
infieme con Anchife Tuo padre, il qua 
le yenutovi a morte ebbe la fepoltur; 
alle radici del monte, che da lui kAìi- 
chifm fa nominato . Nè fciolfe Enei 
da que’ lidi, fenza aver prima vifitatal 
Arcadia , dove tra gli altri Arcadi 
che fi fecero compagni del fuo viaggi< 
in Italia , vi fi aggiunfe quel Stillo d 
Mantinea , che poi infegnò alla gio 
ventù Italiana , arma 
t<m jdtationm rammemorata d; 
Fello, da Servio, e da Plutarco, e ufa 
ta ne’ facrificj ,dal nome deU’inftituton 
di efli detti giuochi Salii. Vi fu an 
che quel Patrone Tegeate, che preili 
Virgilio contefé nel corfo in occafiont 
dei giuochi funerali celebrati daEne 
in Sicilia in memoria di Anchife 
Fondo in oltre Enea nell’Arcadia 1 

: •• città 
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ritta di Capi in onore di Capi fuo 
ivolo , come rapporta Strabone , 
: Stefano ci conferma. 
EPITO II. di quello nome, regnòp-1?1* 

ppo la morte dei Re Ippotoo fuo pa¬ 
re, nel qual tempo il furiofo Orelle 
erratoli neirArcadia per comanda¬ 
lento dell’Oracolo Delfico, diede no¬ 
ie alla città di Orefleo , detta prima 
rejlafio dal nome di Orefleo, figliuo¬ 
li Licaone: la qual città era fiutata 
t quel luogo, ove dipoi fu quella di 
legalopoli dopo la battaglia Leuttri- 
1 edificata. Con quella occafione il 
oilro Autore difamina la quiftione 
^gli fcrittori intorno al luogo,, dove 
>relle refiò liberato dalle lue furie , 
tri volendo elfer ciò nella Lacede- 
lonia, altri nell’Alia avvenuto , Di¬ 
orando Ore Ile in Arcadia, prefe in 
toglie Ermion% , figliuola di Mene- 
o, Ajutato pofeia dagli Arcadi, e 
t’ Focenfi non folo ricupero lefueter- 
, ma tutta ancora la Lacedemonia. > 

finalmente morficato da un ferpente 
ori quivi nella città di Orefleo , ed 
>be fepoltura nella via, che adirittu- 
, da Tegea conduce a Ti rea, Mari* 

M <5j tor- 
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tornando al Re Epito, quelli avendo 
ofato di entrare nell’ inviolabile tem¬ 
pio di Nettuno , che è in Mantinea . 
narra Paufania , che prima vi per¬ 
dette la villa , e di là a poco h 
vita. 

p.1^8. Lo fcettropafsò nelle mani di CI 
PSELO , Tuo figliuolo 3 lotto il cui 
regno gli Eraclidi tornarono ad in 
vadere il Peloponnelb. Erano flati dii 
ammoniti dall’Oracolo , che non do 
veliero ricevere doni dagli Arcadi, c 
che ,fc a calo folle loro avvenuto di ri 
ceverne per qualunque modo , dovei 
fero immantenente con elfo loro con 
foderarli : il che faputodaCipfelo, f 
valfe egli di quello artifìcio. Coman 
dò agli agricoltori del paefe-, effendt 
tempo di Hate, che mietute le frutta, i 
pollelefule pubbliche lira de 3, per do 
ve avea a palfar Fcforcito degli Era 
elidi, quivi le lafcialfero in abbando 
no3 e partilfero. I foldati degli Era 
elidi non mancarono di pigliartele y 1 
•di gallarle. Dopo dicheCipfolo,fat 
rollagli Eraclidi incontro , invitoll 
a,d elfer fuoi ofpiti; ma eglino , me 
mori dell’Oracolo 5 ricufando l’invi to 

il 
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il Re palesò l’inganno amichevole ad 
;fiì fatto, c con quello gli obbligò 2 
icever lo per confederato, ed amico ; 
tnzi per viepiù ftabilirequellaallean- 
!a diede in moglie Merops, fua figliuo- 
a , a Cresfonte , figliuolo di Arifto- 
naco, che era un de’ Principi degli 
iraclidi. c ; ; 

Liberatoli con la fua prudenza il Rep.io®, 
2ipfclo dal pericolo di una guerra tra- 
ragliofa , diede!] ad abbellire il fuo 
tato, e nella pianura apprelfo del fili¬ 

ne Alfèo edificò una novella città ,e 
[uivi confacrato un bofco e un’ara a 
Cerere Eleufinia, vi inilituì una fella 
bienne, nella quale le femmine dette 
ifuffOQÓpoi 5 cioè tAurìfera , avellerò 
!*a di fe a contendere di bellezza; eia 
«rima , che ne rimanellè vincitrice , 
il Erodici, dello ltefio Cipfelo mo¬ 
glie . I figliuolidi lui furono Olea9 il 
ualè gli fuccedette nel regno ; e Me- 
opey che fu data in moglie a CresJfon- 
ie, dalqualmatrimonio ne nacque- in 
31*20 luogo quell’ Epito^ che efiendofi 
llevato in Arcadia preflb il Re fuo avo- 

campò con ciò dalla morte, che 
ìcura mente avrebbe incontrata, allor¬ 

ché 
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ejbè i Meflfenj gli trucidarono il pa-‘ 
dre , e i fratelli , e diedero a Poli- 
fonte lo foettro della Mefiènia: le qua¬ 
li cofe fono anzi accennateche rac¬ 
contate dal noltro Autore , sì perchè 
quelle appartengono più. alle cofe del¬ 
la Mefifenia , che a.quelle dell’Arca¬ 
dia , sì perchè egli ci promette di par- 

#c. lame diftintamente in altra Opera , 
intitolata Mejfenicorum, per la quale 
il Pubblico non potrà non fapergliene 
grado. , 
: OLEA , come dicemmo, fucce- 
duto al padre nel regno , intefa la 
morte del cognato Cresfonte , e de’ 
figliuoli di lui nella Meflenia , non 
volle foderirne 1’ ingiuria fenza ven¬ 
detta j onde raccolto un’ efercito , e 
collegato!! con gli Argivi, e co’ La¬ 
cedemoni , moffe guerra a i Me!fenj, 
e fece in maniera . Che rimife in tro¬ 
no il nipote Epito , figliuolo di Cre¬ 
sfonte. 

BUCOHONE fu figliuolo e fucc.ef 
fore di Olea. E probabile, che al tem¬ 
po di lui, i Lacedemoni condotti dal 
ReSoo, figliuolo di Trocle, ottenefiè- 
r© cantra gli Arcadi quella vittoria , 

Un per 
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er cui rimafèro padroni di un gran 
•atto del paclè nemico. 
Dopo Bucolione regnò nell’Arca-P-t°4. 

ia FIALO ,. Tu© figliuolo , il qua-. 
ordinò , che la città di Figalia.y> 

lificata molto tempo prima da .Fin 
ilo , uno de’ figliuoli di Licaone ,» 
>ire,con leggier cambiamento, detta: 
ialiti. Sotto di lui riarfe la guerra; 
a gli Arcadi , e i Lacedemoni , al 
li Re Eurizione riufcì di impadror. 
rii di Mantinea con uno flratagem-ì 
ia m ilitarc a che da Polieno-( a. ) vico 
ferito. . ; 
La morte di Fiato fe 'pafiar le rcdi-p.t<?7, 

i del governo nelle mani di SIMO y 
io figliuolo,- ma lo tenne per poco, 
mpo , poiché l’incendio del fimu-> 
ero di Cerere, "Fiera cognomina. 
., feguito di là a poco, fu un prela¬ 
to della mone di lui. Quello lima- • 
ero, che era in fomma venerazione 

:> predo 1 Figalenfi , flava collocato 
1 un antro del monte Eleo, deL qua-» 
: ci promette l’Autore di darci più 
:>piofo ragguaglio ne’ Mifcellmei.^ir-i 
telici. 

Tolto...) 
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Tolto Simo di vita , fu Re in Ar¬ 
cadia POMPO, fuo figliuolo , fot- 
to il cui regno gli Egineti, che con 
legni mercantavano in altri paefi 3 
effondo approdati a Cillene , notia¬ 
mo arfènale degli Elei, e avendo proc- 
curato per via di giumenti di trafpor- 
tare le loro merci in Arcadia , eie 
piacque in maniera, per utile de5Puoi 
popoli , al Re Pompo , che vollt 
lafciarne un pubblico teffimonio, col 
dare il nome di Egineta ad un lue 
figliuolo , che pofeia gli {accedet¬ 
te. 

EGINETA fu Re dunque in Arca¬ 
dia dopo la morte del padre. Ebbe due 
figliuoli, Volirneflore , e Briaca. Da 
quello fecondo nacque Ecmide y in cui 
pafsò lo feettro di,Arcadia y morto che 
fu Polimefiore. 

* Il regno di POLIMESTORE \ 
primo figliuolo di Egineta, fu turbato 
dalla guerra, de i Lacedemoni* il cui 
Re\Archelao mode guerra agli Egiti , 
venuto in fofpicione, che quelli folle- 
roin fegreto alleati ed amici degli Ar¬ 
cadi ; laonde ne disfece la città inlino 
da’fondamenti, ed ebbe in quella im- 

pre- 



Articolo VI. 281 
irefa per compagno il Re Carilao, Tuo 
ollega nel regno de’ Lacedemoni . 
‘confitti cfoggiogati gli Egiti, penfa- 
onoi vincitori a volger le loro armi 
ontro degli Arcadi, e per tale fpedi- 
ione confultaronfi con l’oracolo in 
)eIfo, la cui rifpofta fu ofcura e dub- 
iofa : ma eglino la interpctrarono a 
Dro favore , e vennero in ifperanza di 
ccuparé Tcgea, e tutto il fuo tern¬ 
ario > portando feco gran quantità di 
mi, con le quali pareva, che A polli- 
e prometteflè, che avefièro a legare i 
igeati fconfitti. Ma aliai diverfamen- 
ìandò la faccenda, poiché venuti a 
[ornata con gii Arcadi, ne rimafer 
ardenti, e quanti di loro reftar prigio- 
i degl’inimici , vennero legati con 
.ielle funi, che a diverfo ufo avevano 
co in guerra portate j onde con- 
mnati con elfe a mifurarei campi de‘ 
'egeati, intefero allora il vero figni- 
:ato del l’Or acolo. Uno de’prigioni 
1 lo Retto Carilao, che Carilo ancora 
ien detto , nè ottenne la libertà fen- 
l ellerfi prima obbligato con giura- 
lento di non far più guerra a quei di 
egea. Polieno riferendo quella pu¬ 

gna» 
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gna, lafciò fcritto, che per averne il 
vantaggio i Tegeati ufarono uno dra- 
tagemma, e fu, che il Re degli Ar¬ 
cadi , che da lui non Tolimcftore, ma 
Élné viene appellato , fpedì addoflo a’ 
Lacedemoni la gioventù più robuda e 
più ardita del fuo efercito, alla quale 
dato ordine, che. nel mezzo della not¬ 
te il campo nemico afialifle , coman¬ 
dò nello dèlio tempo, che gl’impoten¬ 
ti o per troppa, o per poca età, ac- 
cendeifero un grandiilimo fuoco avan¬ 
ti la città . I Lacedemoni dupefatti al¬ 
la villa di quel gran fuoco, in cui da¬ 
vano con gli occhi fidi , e con l’ani¬ 
mo , e nel punto ideilo aflaliti nel lo¬ 
ro campo, fi pofero in confinone, ed 
in rotta, redandone molti prigioni . 
Qiiedo racconto di Polienò varia di 
•molto da quello, che ne rapporta Pau- 
fonìa i e’l più notabile fi è, chePolie- 
no chiamaeoi nome òiElne il Redi Ar¬ 
cadia , il qual nome in Paufania, dili- 
gentildmo ferittore.delle cofe degli Ar¬ 
cadi , non 11 trova punto mentovato, 
Pancrazio Maafvicio, per cui dudio 
ufcì illudrata l’opera di Polieno , fu 
di parere , che nel tedo grecodi Po 

lieno 
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icno fi dovefle correggere il nome di 
Zlne in quello di LAleo , avendolo rip¬ 
rovato in Paufania fra i Re di Arcar 
lia, Ma il nofiro Autore fa con buon 
òndamentoconofcere, che quefta corr¬ 
ezione del Maafvicio non può fufftfk- 
c in modo veruno , poiché quell' 
Aleo, che fu Re di Arcadia, era di 
;ià molto vecchio al tempo della fpe* 
iiziope degli Argonauti , onde non 
>oteva effer yivuto nel tempo dique- 
ta guerra contra i Lacedemoni, tan- 
i e tanti anni lontana dalla fpedizio- 
le fuddetta. Quanto poi al nome di 
line riferito da Polieno , flima affai 
neglio il Sig. Abate Adami, che così 
i chiamale non il Re, ma il Geno 
ale degli Arcadi, o forfè il Principe 
e’ Tegeati : e tanto piti fi fa forte la 
.ia conghiettura, quanto che negli an¬ 
idri fcrittori fi olferva, che e Scbeneo^ 
dimeno, ed Evandro , e molti altri 
trovano nominati col titolo di Re , 
uttochènon abbiano regnato, che in 
na folacittà, o in altra piccola .par¬ 

li di Arcadia. 
Le funi e catene, con le quali furo- 

o legati i Lacedemoni fatti fchiavi, 
alfe- 
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aflferilce Paufania, che al Tuo tempo fi 
eonfervavano ancora nel tempio di 
Minerva Alea , alla qual deità fu pure 
confacrato lo feudo di MarpeJJa, ve¬ 
dova Tegeate , che molto fi fegnalc 
in quella guerra. Diedero gli Arcadi 
altri legni della loro gratitudine verfe 
gli Dii per l’ottenuta vittoria , coi 
mandar ricchi doni e lìmulacri ad A- 
polline in Delfo. Quantoa Carilao 3 
memore egli aliai più del danno pati¬ 
rò, che della fede giurata, molfeuna 
feconda guerra contra i Tcgeati, nel¬ 
la quale niente fu più felice, che nella 
prima. 

4- Morto Polimellore fenza figliuoli 3 
fu chiamato al regno degli Arcadi 
ECMIDE, figliuolo di Briaca fratel¬ 
lo di Polimellore . Mandò quelli aju- 
to a i Melfenj nella guerra, che allo¬ 
ra foflenevano contra i Lacedemoni, 
comuni loro nemici, e col favore de¬ 
gli Arcadi riulcì ad AriHodemo , Re 
di Melfenia, di riportarne una legna- 
lata vittoria. ILacedemoni, ammao- 
Prati dalle palfate Iconfitte, tentarono 
in quello tempo di rimuover gli Ar¬ 
cadi dall’ amicizia , che avevano co’ 

Mef- 



Arti c o io vi. 2g4 
lefienj ; ma gli Arcadi non die- 
ero orecchio alle loro propofizio- 
i. 

Fu poi Re dell’Arcadia ARJSTO-P-11®* 
•RATE, figliuolo diEcmide. Vi fi 
iporto da tiranno piu che da principe; 
la avendo violata una vergine lacer- 
otefla di Diana finnici a piè dell’ ara 
icdefima di ella Diana, tra Orcome- 
o,e Mantinea, gli Arcadi nonpotem 
o più tollerarlo , fatto tumulto ed 
npeto, lo lapidarono. Il fuo fepol- 
•o era alle radici del monte Trachi. 
.1 tempo di lui continuò la guerra 
-gli Arcadi contra i Lacedemoni , 
allora avvenne la prefa di Licifcoi 
la morte di Arifiodemo . VifTe an- 

jq allora quell’ lAglao Arcade il più 
avero , ma il più giufto di quan- 

avefle 1 Arcadia , mentovato da 
alerio Maffimo nel lib. VII. cap. I. 
Al morto Ariftoccate fufofiituito il 

gliuolo ICÉTA , regnante il quale 
ii Arcadi collegati co’Meflènj ,econ 
tri popoli della Grecia riportarono 
ìa infigne vittoria contra i Lacede- 
ìpni ; e ciò fu l’anno X. delfOlimpia-' 

Att/r 1 ART 
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pan. ARISTOCRATE IL di quello no- 
me, e figliuolo di Iceta, regnò dopo 
il padre, e in lui ebbe fine il regno de¬ 
gli Arcadi . Continuando la guerra 
contra gli Spartani, lafciò egli gua¬ 
dagnarli dall’oro , e da i donativi di 
elfi, acciocché i Meflènj, e i Tuoi Ar¬ 
cadi infieme e’ tradilfe. Dovendo dun¬ 
que i Meifenj f e 1 loro collegati ve¬ 
nire a giornata con gli Spartani * A- 
riftocrate a fine di perluadere a’ tuoi a 
che la vittoria farebbe ficuramente 
dalla parte de i Lacedemoni, eafi- 
ne di fgomentarli, ne recò , fra l’al¬ 
tre ragioni , di aver trovato ne* la- 
crifìcj le vifcere pòco lane delle vit¬ 
time ed altri infaulli fegni : con che 
vennegli fatto d’indurre gli Arcadi 
ad abbandonare i Mefienj, e per mez¬ 
zo le fquadre di quelli, nel punta di 
venire alle mani , a ritornar lène ad¬ 
dietro , non preghiere , non ragioni 
e configlj avendo forza e potere di 
rattenerli : dal quale abbandonamene 
to reltarono còlternati gli animi de,j 
Meifenj, e tuttoché facelferó Relcom-1 
battimento il loro potere in qùc3 giorni 
no, ricevettero però da i Lacedemo^ 

-iV- - * ni 



articolavi; 2S7 
i una grande fconfitta, talché la cit- 
1 di 7h* cadde nelle mani de’vinci-* 
>ri. Gli Arcadi intefo il pericolo , 
ìe correva tutto il paefe della Mef- 
nia, ebbero ricoriò ad Arillocra- 
per la fallite de Melfenj loro con- 

derati, pregandolo ad ufcir di nuo- 
) armati con elio , o a laivare gli 
mici , ovvero a perire con loro . 
ra difegno di Arinomene , Prin- 
pe de’ Melìènj di aflalire , ed efpu- 
tare la ftefsa città di Sparta j e a lui 
evolmente farebbe riufeito il dife¬ 
so 5 le Ariftocrate , /coprendo a ^i 
Lcedemoni il penfiero di Ariltome- 
, non lo avelie la feconda volta 

idito . Ma quello novello fuo tra¬ 
mento ebbe la pena, che e’ merita- 
: poiché intercette le ripolle , che 
r mezzo di un fuo fervo egli rice- 
a da i Lacedemoni, e da effe aven- 

gli Arcadi intefo 1’ inganno d$ 
i , molli da giullo ldegno li diede- 
a lapidarlo , lafciandolo quivi in¬ 

colto , e dipoi erelfero ima colon- 
■ nel tempio di Giove Liceo, nel- 
quale un* infame elogio della fua 
Ipa e del fuo galligo fcolpironq : 
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tutto il qual fatto predo Paulania ( a 
fi legge . Scrive Plutarco , che 1 
morte di lui folfe feguita vent’ ann 
dopo il primo fuo tradimento : ma : 
noftro Autore , Teguendo, ]’ ordin 
efatto del calcolo cronologico , f 
vedere , che non più di Pedici ann 
vi co riè r di mezzo i mentre avend 
egli traditi i Mcfsenp la prima vo] 
ta nell’ anno 11. dell’ Olimpiad- 
XXIV. venne uccifo F anno I. delle 
Olimpiade XXVIII. Con lui refi, 
fpenta tutta la fua difeendenza 
Quindigli Arcadi abolirono il govei 
no monarchico , che lino ad allora 
incominciando da Telafgo fino ad lA 
rìflocrate, era durato per anni 940. 
col fine di quello Regno termina ar 
cora il librò del nollro chiarilfim< 
Autore , il quale però fi fpera , chi 
farà per darci non folo la continuazio 
ne di elfo, ma le altre Opere ancora 
le quali egli ci ha data intenzione d 
pubblicare. 

Per compimento di quello'Articoli 
Iti¬ 

la! Mejfenic. eaf. XXII. & Arcadlcer 
caf. V. 



articolo VI. is9 
cimiamo, che polla eflèr utile, egra- 
a cola a i lettori l’aver fiotto l’occhio 
albero de i Re di Arcadia , nel 

naie però non ci obbligheremo a no¬ 
minare tutti i loro figliuoli, ma quel- 
i fidamente , per li quali fi vede la 
ificendenza Reale, continuata dal pri- 
ìo Re fino all ultimo, nella forma con 
ui ’l chiarimmo Autore l’ha dimo- 
tram Copra la fede , e con la ficorta 
•e’ piu approvati Scrittori. 

Tomo XXnil N Ipa- 



Giorni; pai Letterati 

Inaco^ v t 
M ni£ 

Foroneò. 
o.umo 

N’obe ;; 
^^JVX A3dQ 

PELASGO I. Re. 
•: I 

LICAONE II. Re. 
•—J : 

NITT1MO Calffto 
III. Re. I 

ARCADE IV. Re. 

A ZANE ^ ;ì Elato ^ Afidante. 
V. Re. INJLO i _ 
- l fahfc -ortaMi 

curo- EPI10 Stinfàlo. ALE070- 
RE VI. VII.Re. j J VIÌI.Re. 
Re. ' I, j r* 

Agamedej LlCURGO Cefeo 

(Cerei^ ‘Lt&3$co • Erope. 

3 

e-v 
XII. Re. REXI. Re. | 

EPITO 
XIII. Re. 

ECHEMO 
X. Re. 



TOA-kt i cD 2^r 

9% EPITOMA 
XIII. Re]. 

o «tee ano’?- 
CIPSEL.O XIV. Re. 

| 3«JOi K 
OLEA XV.! Re. 

-5.>I 4 
BUCOLIONE XVI. Re. 

"V.- -ì.l ?f|«! 2'. ;1 
FIALO XVII. Re': -- -- — 

| OMtTT 
SIMO XVIII. R». 

^ J 
POMPO XIX. Re. 

• ow iiWi «w^p ^ 
^ EGINETA XX. Re. 

f-tmmmmm — ■ —f 

OLIMEShrO- Briaca. ! 
E XXI. Re. ( jj2 Ql. i'iii «<A 

»R4IV .IV f 
ECMIDE XXII. Re 

Pi/auDII r5b.5rol|n 

ARISTÒCRATE XXIII. Re. 

^ 4CETA XXIV. Re. 

xxv-Rc* 
1 ^>n JK3M ,*À .ny 

wiaHoa 
^ 7 

I 
OTH3 • 

«V 

N e AR- 



>^ ì$z WlPWbdfrL jLbitbrati 

■y ' ■ . ' : • .' :vf 
ARTICOLO VII. - 

« 
olioqqi >030 b il D3- 

Lettera, III* delSig. *4Q0STI‘}{0 SO 
DERIVAI, Gentiluomo Veneziano , 

9fno ^ fuo <A?mòo3 inforno, all'arte 
metàllica. imc«vm r’fm li 

iwfc'M v& 
iOrSOiq LIKJ 

ìli: 

ohavih 
I V>1 "! ;* v in$onc3 • 3fItO- 

t 

ce 

« 

-.-33 < HjOiSàim 3i 9f!C 

De(la preparàz,ione e fufii 
> o 6 Qdè'ngua^K 

f » 

ifiav IS£V io 
» 
JJ 

A- provvidenza del Creatore della 
„ W patlira ha così bene difpofte le co 
w re dejì.a medc%ia<3 che qualfifia intei 
„ lig-en^a creata non, pubpenctrare a 
m fondo di .tutte quelle 
» pepòirdhdiyinì^ ìfdidva^ eoi fiato di 
wi $sch?,ii}§ife fammene!,,prime 

uomo , ferve alj^aerfcfe0 di^torn 
pei^itidag^nei^noJgipafo#i. Fa 
rel^be .im, iQgin^itgpr^Qi qd.effi 

_.chi yoMe fofttnei^ ehedmqgm re 
«r gisnc del/.mondo non ^i .folkr^e ; 

' vegetabili.,, nelle pietre, negli anima 
« • ■ « • ft f \ i ■ • '' 

5> 
» 
<«3 
JXOW?-' 

W 
^;rii ?rne|le aeque , ne i luchL,-^ ne^ 
,, metafli quelle cole r che fervono pe 

% *. * • s+ • \ j • 2. S 

., > rimedio alle- infermità di quella r^gio 

; A . •T ». ne * 
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,, ile. L’avarizia umana^ che ha intro- 
,, dottò il commerzio co’pàefì lontani, 
, ed il ludo benché oppofto alla fteflfa, 
, è fiata cagione di tale ingannò negli 
, uomini, i quali cercano da’ paefi-'più ri- 
5 mòti,per ludo, non per bifogno ,come 
, il piti prcziofo per adornarli j Così il 
, più raro per antidoto de’ Tuoi mali . 
, Ma come fono divcrfe in ogni re- 
, gione le infezioni , così diverfo do- 
, vrébbe in ogni luògo eflèrci il rime- 
, dio , come di fatto lo è . Se faremo 
, offervazione ne’ vegetabili venefici, ri- 
, troveremo germogliar femprò vicino 
> l’antidoto degli fielfi.' Là eàrne dello 
, feorpione è antidoto alle punture di 
» lui. Quella delle vipere ferV&’-per la 
, compofizione della teriaca . De icaf- 
, coli , e del fai di orina fi fa un po- 
, tente diuretico , che fpézza le ftefse 
, pietre nella vefcica. ■ M - 

Così riefee ne’minerali , che effon¬ 
do infètti :À*meah 
zi minetali difiruttivi dèi metallo , 
haènb>Irf^pf^ffin^ difta^fea t pròprj 
meftriii, provveduti dalla natura per 
efpurgarli dalfinfezione , e per pre- 
fervarli , e facilitargli alla fufione. 
Quella Opinione è abbracciata da tutti 

* * ’ N 3 ; * gl’ 
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j, gl’intendenti della metallica, e oc le 
^'dimoftra la pratica iri diverle minici 

de’ noftri giorni. « 
„ Nella valle Impenna d’Agort ri 
3, trovali predo le miniere di rame un 
33 pietra talchigna, detta Sìver, dico 
,3 lor nero. Lenza la quale non lì potere 
33 no mài render finibili le vene di quel 
„ la valle . Ne i monti di Schio nei di 
3, flxetto Vicentino ritrovali pure la Ite! 
3, La pietra talchigna, ma bianca ? eh 
„ pare una madreperla , la quale Lerv< 
„ per le miniere di quel paeLe . A Dra 
„ burg nella Carintia predo il fium 
„ Drava, ne i monti, dove lì cavan* 
3, vene di rame, Umili a quelle di Agort 
,3 li ritrova una pietra , détta Cobolth 
3, che Lerye per meftruo alle lìeflè . L< 
3, fteffo lì deepreLumere in ogni regie 
„ ne, dove fono differenti le qualità dei 
„ le vene, eLsere dato provveduto'dall 

31?*v 1 PA^!Pt? «. 

La teorica però non può dare ficu 
“ re regòjè irf quella materia , per le d: 

verfità delle infezioni : perciò biLc 
„ gna, che ì^. buon metaniere con r< 
„ plicate Lperienze, e cón attenta oLsei 
3, vaziòne le trovi. :1 n ^ , « i 
„ Parleremo adunque di quelle mini( 
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3, re, che fono difficili alla fufione, non 
„ per te infezioni, ma per la materia 
„ della matrice, in cui fon generate ; 
„ ed ancor di quelle, che per rinfèzio- 
„ ne debbono prepararli, ecfiagepmpa- 
„ gnarfi con mefirui , che le prefer- 
L^yino * . ^u,r'r ftxfpft ^1' * 
,, Que/V arte della preparazione alla 
„ fufione , e per li modi della fufionè, 
v è già fiata deferitta difielàifen|^ da 
„ molti autori , ed in primo luogo da 
„ Giorgio Agricola: e perciò non pre- 
„ tendiamo di riferirla per f intero in 
„ quella nofira breve infiruzione ; ma 
„ bensì di jfàrcifopra qualche dichiarà- 
„ zione, omefsa dagli altri, c impara- 
MM da noi cpnlX^arva^pM pella 

EjtóbfU rafani 1(*» " 
„ Tutte quelle vene.metalliche di ra- 
„ me giallo , che fono abbondanti di 
> folfere , e di bitumedebbono efiere 
„ calcinate con la rodi tura, la quale rie- 

« pcr cfsc- 
»> re ìufette di un mezzo, minerale così 
„ combufiibile , che arde da fc fiefsò . 
„ Il modo di arroftirle è fiato da me ri- 
„ ferito nella pratica della fraviazione : 
„ laonde non convien replicarlo. 
Bim Quelle poi di minore infezione , e 

V 4 „ mcico- 
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mingine* 

jp-^i fpefà in ' arrofilrf#,' pòféìié flèttete?; 
» dendo dà fé,Vi ftcét^ftk MàgfW 

e^rbbMb «#*& ^bi^J m 
,, Quelle , che non odorano di fólfe- 
c, re iy tic di altri mezzi minerali ?]fa— 
» rebbe gittata la fpefa in arroftirle , e 
,j fi opererebbe contra la facilità della 
w fufione nel diseccarle dalfumido/e tan- 
?> to piu,fe fofiero in marmi non biam 
,, chi, nè Maligni, ma feuri d Hanno bensì- 
j) quelle bifogno di meftrui per fàcili- 
y^tarle alla fufione. * nnmiion ib eng « J 
„ Quelle nella creta , quando fieno 
j> magre, fono le più faftidiofèmen- 
» tre laBàreta efiendo crafsa, c vifeofa r 
,, più s* indura al calore dèi fuoco , ; la- 
» pidificandofi. Perciò,fila Creta fidi- 
yr mentè fi folvefie nell-acqua -,’ tornc^ 
y> rebbe più conto a peftarfc , e lavar-; 
yy le , perchè la parte metallica , che 
„ fopravanzafsc dal lavamentó , defic 
„ tanto utile, che lupe rafie la fpefa. f< 
„ Quelle pure di verderame non han^ 
5> no bifogno di lavamentó, nè dir òftir 
,> tura , mentre il fluido deirelemento 
,, folverebbe il colore , e lo porterebbe 
„ fico nella corrente 5 e la roftitura le* 
,, confumerebbe avanti la fufione. « 

orn Le >5 
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rv-,-dLe miniere di' ferro y quando' fieno 
r delle j^nchet in5 gfapa^miniKa^ «onu 

hanno bilognodi rpftìtMr#. ,-•• >b <f 
Quelle tinte digiado con folter? 

j^o&atdelte più aijpre4§e kifvoglionp 
^potente, fino a tanto citerannoodo* 

rei? eife ila potàbile, vuolvefseiìi'ofte 
chiufa al modo di fornace da- dal?, 

tt&m®kìmrtfeti afe*) ' ,' 

naL Le altre poi di ogni getterò ^infèt* 
tedi, mezzi minerali venefici v còme- 
antimonj $ ai-fenici , ec, hanno» bifo- 
gno di rotti tura, e forni di riverbe¬ 
ro chiufi, cori lento calore/e d[>efscf 
voltate j. c.rivoltatc : mentre.»efsendp 
i.fuddetti di natura- molto allietante 

Je corrottva, il fuoco po tentar idurreh- 
be in cenere tuttodì metallo 4) e. que¬ 
ll» dopo arrofti te , noti1 farebbe mate 
farle imbevere di acque correnti ned ca¬ 
bali di legno dopo< calcinate acdòc?c 
che iblterorpucgatelda cfue’ -fali vene? 

i ■ feto,, m kx&ri&mlìk. òifif , ,cc 

ftott 'quelle di ; argentò v »t iSì>ricr pu- 
re-<e ifiàgre feniadnteztone?. pdte, $ 
làvote dalte terrettreiià coìr’ .hcr.thteie, 

ma .,» t d'amento > ivo ,<t •le.neicava.òon 
facilità póoai^fa granci/ttfiteo ' Sp 

poi K ^ , „ fono 
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„ fono poi mcfcolare con infezioni, che 
„ fono per l’ordinario di mezzi mine- 
„ < rali venefìci 3 t mefcolatc con pisana 
,, bo, e rame, Ibpera riefee più lunga 
„ nella fufione. Il piombo però ben ma- 
,3 neggiafo con le ffefse è l’unico me- 
3, ibrljo, che in tè 1 afsorbe . In quella 
33- pratica poco ci diffondiamo per cfser 
3, lunga, e per non averla noi etèrei: 

,3 ^ Sono fàvole miflcriofe degli apti* 
chi, ché Enea riferito da quelpoefa 

,3 andafsé alfintèrno per rapire quel ra- 
„ mò d’óro j e che gli Argonatifi navi 
,3 gafscrp in Coko per conquiflare ÌJ 
33 vello d’oro: qui non giova riferirti 
3, il «rifiero i perchè è fuori della ijv 
,3 tenzion di qiictè’opera. Polso ben d,i 

xe còti Verità 3 phe per la diletsazip- 
• & he , che abbiamo ne’ minerali; fòperic- 
^ ire ad ogni altra , tèmpre però nemi 

dell’avarizia y viaggeremmo anco# 
.£■ riofy ~{k avellimo età. confidentes, e 
3, modo per ben intendere ciò che d 

necefsario^per la miniera déll?oro,; 
r.,x &fel: primo trattato abbiamo ferita 
4 (gualche cofa fópra la generazione 4i 
33. efso > della fua preparazione e fufk$< 
^ or poco d leda adire, Imperciocché. 

» fe 
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i £* a pura, con poca /fatica il ' piom- 
. ,°boe l’argento vivo. T’afsarbe , e re- 
, ffituifce : fc.è:mcfcolatocon altri me; 

talli , ridotti qticfti a perfezione con 
Jo ffefso piombo in ceneraccio a feo- 

' co di,riverbero , ili fepara : fé con i* 
argento folo,fi fepara fìmilmentecon 
Tacque da partire , lìccome abbiam 
riferito ne i capi delia frumazione . 
Ha quello una proprietà differente da¬ 
gli altri metalli , che è di non rice¬ 
vere alcun nocumento dal folfere, nè 
dall’antimonio ; anzi co’medelìmifu- 
fo? di raffinarli; ij che viene attribui¬ 
to da noi alla fòrte compaginazione 
del Tuo corpo continuo, efsendovi così 
ben vincolato Tumido col, terreo, che 
niuno di quelli efliccantilEmi mezzi 
minerali è ballante a diffeccarlo , e a 
/OafeiQactoaiju momfà^dé ari 

Ha però anch’egli il feo nemico > c 
quello è io /lagno y ognipicciola por¬ 
zione diel quafe fufa con.ej^ò Io dolo¬ 
ra, e lo fnerva. Sopirai quello effetto 
farebbeci molto da filofofàre: ma bì- 
fogna un pezzo.feudiarci.nhq ! .>:4 

Chi voldfè qui deferiverne tutti i 
modi delle felloni, porrebbe in con- 
iufione1 :chi. ha bifogno di folo; im- 
if €f N 3 » pa- ' 
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parafo! i principj ‘della metallica ^ 
«J cQuefiatte fi tré va a fufficrenza rife- 
j* rito co’ fiioi difcgnè di forni) niacphi? 

ne'yé ^tréhe ^dodicf libri 'de re'méiaU 
Uca di tìiotgioyAgricola. SÌ comffijt- 

9> ce'ràperrantóil lettóre di rilevare nèl la 
<^:prefertte qualche lume non dato dagli 
,, altri y- 0 perchè tutto non ihtendefle- 
,y roy 6 petchè fifieno riportati alle al- 
n trui relazioni. . .ohd tt '■ 

" Diremo adunque^ ehvifito&oni <jp 
„ rame rilèrvati daìlérofìe calcinate per 

-5y la fufione, dncoràfcosì morbi# 
,, di lhifèfo^; Che meflr alla fidionéfii#; 

J ,, Icone* confaci! ità per laoleaginofità del' 
„ mede-fimo. Quando fi fbndefler -pefetan- 

• ,, to con la manica lunga, fiando moh 

,, quei fòtìefo *c&lC?ftèfèbbe il c metallo ? 
,, perciò bifògha y «he il forno fia baP 
„ lo , e ’1 fondo di quello aliai penden- 
55 te , acciòcciiò’ prefio creano fuori la 

~°£! màfoifc?lìrfè £! hf^all^frivateTiel c& 

osTofpnò'J^GM hagicmièiJSeJy|pGf6 da^part3 
., metallica va al fondo di ■ elio e la 
„ parte lapidifica del mefiruo, che vili 

epodo 5 fi vetrifica, e fia di fopràì 
:"l? Quella Jevafi , fecondochè fi va raf 

,, freddando j ed arroti alla parte me 
-ai-iQ « . i w fallica 
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I, tattica, quella fi ritrova affai^uida in 
fi una materia) che, &ehiafy^t Storie., !» 
j quale fi leva jba, ehr j(ì; va rajT- 
^••fpcdcfaBdó y‘ ^ìàit®^eRdfelfia>po^bi- 
y lev. Ella ha un colore quaff di n$tal- 
*. io i ma 1 piu nero y *cd*$r&^$bsiÌe^ 
; poiché il folfère coti ella mefcoJato, 
|02medcfnmto , le. impedisce di' fa-? 
, rfc il corpo continuo * c non mailer 
a bile. .inoisilsi iati 
, Bifogna pertanto efpurgarlaipc r via 
, di calcinazione a fuoco Icntodaffol- 
, fere : è chi le ideile fuoco violento e 
. di fufione , tornerebbe a fonderla fen- 
t, Za purgarla y per la fua facilità di 
f fluire ìbbnofl) obasniO , ornrbbam' ,f 
fitti Qttófe( colè ^replicane) iqftiq a no- 
àbEY& vòlte, cori gran confumaniento di 
„ carbonee1 fi fannp alla icppprta, ec- 
„ certo là;parte,!fupei-iQr^rper^ia^iog- 
,y già i.5e fiìfappiré'^bk?*'^ calile, 
„ crediamo!* che ^iltifGa^dqicBbqnq ; 
* 1^ ^®^^|qprac- 
„ cetìnatf à>;del $uW. j*g. (Abbiamo, molto 
„ fiudiato fu qupljò^unto per miglio- 
„ rari e : il che tiuicircbbe in quanto all* 
,, effetto ima la fpefa farebbe la-ffelìa/Ut- 

remo tuttavia il noffrp parere,,pcr fai*. 
& eonofeerc quanto ben nntendjamd 
«•j$ìiw f, » Qife- 
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jybb Qùz&o ftone q tin mi/lo di. metallo 
^ e di folferey così bene compaginato,, 
,J che pare un corpo metallico , ma 
,9 frangibile.. . ; La fua fuperficie è molto, 
„ dura : I laonde con difficoltà può agi-, 
„ re il fuoco,- ed entrare nelle porofità 
,, di eflò per abbruciare la parte fulfu- 
i, rea, e farla ufeire in fumo. Pure con 
„ replicati fuòchi , e rivoltando la ro- 
„ fla, e faccende andare ciò che rima» 
0 fe feoperto all’aria , nel mezzo di 
5> quella , lì conduce a fine l’operazio- 
„ ne . Per domare adunque la durezza 
„ della fuperficie, e per aprirne ipori, 
„ acciocché il fuoco vi entri , bifogna 
„ indebolire quel corpo . 
» Ne facemmo la fperienza col get- 
,, tare lo ftone , levato dal catino così 
5> caldo, nell’acqua fredda, e ci riufeì 
,, con la metà del numero delle rojìe fa- 
>y re ufeire dal forno di fufione la mag- 
,, gior parte di elfo ftone in bellillìmo 
j, rame, che parea raffinato. . 
y>' . - Altra migliore firada della foprac* 
wr cennata crediamo poterci effere,laqua» 
,, le provata in picciolo ci riufeì, a per- 
„ fezione : ed è di pefiare minutifiima- 
.*>* mente lo ftone , e fetacciarlo, emet- 
» torlo in acqua, e poi così umido far» 
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r ne le rojie a badiate * come fi fa dcl- 

la graffiar a del ferro : il. quale ftone 
non avendo corpo continuo, - farebbe 

L con facilità penetrato dal fuoco fino 
r .alle vilccre,e ne ufcirebbc.il folfer.e 
, in copia . Quefto fuoco però Ita da 
1 avere la futa mifura, e ’1 ffiò grado 
, da chi ne ha cognizióne , ad oggetto 
, che effiendo troppo violento, nonfa- 
, celle fiuirdi nuovo lo fione in unmafi 
, foy e di nuovo quello fi faecffie corpo 
, continuo il che opererebbe contea 
$ l’inazione*dell’opera. 

La ^opinione comune.: fi è,> che tut' 
, ti i melimi, che fi accompagnano con 
, le miniere, fiepo -per farle fluire : iqg 

L non è così. Nelle difficili.allafiifiorje 
i, in marmi non finìbili quello fuppoflp 
, à vero, in quelle ^ che fono fufibili, 
, c Lenza folfcrc , fi : aggiugne il me* 
„ ffiruoi, -acciòcchà * velli te , quello co- 
, me unà camicia,o; untoriicatura le pre- 
„ fervi dal fuoco. Ma: per- quelle , xhe 
„ fonò ra- 
, gione, benché con effetto divedo, xvi$ 
ì aggiugnc?parimente il meftmoytpcfitr* 

L lènza quello il fqlfere le diilrugge-reb- 
„ be : p perciò i marmi fai igni fufibilf, 
)5 che li può* dire; effierc corne i vetro £u* 

IMI U » 
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5, lo, impcdifcpno pel corpo non poro' 
fo lo sfornare del.folfcre , ole tirano 

5) feco nel catino per così dire involte 
,, io una forte membrana Qiielèe per- 
jf tanto non dìèndolì purgate Jiefofpr<r 
j, no, danno lo fiam così in?puro^ che 
niello ha bifogno di tanti lenti fuochi 
a, per efpurgairfi . i A\ ^ 
» Quelle vene poi y che fon dune all| 
5, follone 3 come il ferro , e qUelÌ4^JÌ5ra- 
» me affai Selvatiche 3 hanno bisogno d| 
w forno lungc^, e di fondo non tanto pen- 
,, dente , acciocché più lì fermino, nel 
,f calore dei-forno ad efpurgarlr ,• eque- 
3, fte peribidinariofifòndono con lalpi- 
33 : cpme'allVtìcQntro^ 
33 h ;fìihbili^fpinaqSempre aperta .mq- 
)» sic Wogna-in oltre 3 che la fcelt*à^ 
» carboni fb fàttada periti , e adattata 
j> allaquìdità delle miniere* che debbo: 
33 no fonde*# *i calla diverfoà delle opera¬ 
ci aloni. ;lmpèrocehèìal.tro lì adopera ne|- 
ad© pdmpcfu to ifoìei»ktfc> ncfc tolta-, 
sinra degli ftoni^ e n^cafonafcioftefde^ 
pararne. Per? la prima- fufìonei*^quando 
,3^114 materia dura da fonderli1vogliono 
#:ìeflèar-- forti i * medesimi nelle teSituns 
>3 degli^c;w/, onella ra/fìnazione del ra? 
dptae dolci;. Iforti fonotdi faggiqrri 
'♦ *lfeb „ dolci. 



eP&b'èh^Pqfnr fot:« 
n u j a'fUficme Sci ! piómbe c Vuole cffcr ? 
"fkti'a eòt&aMbòndòl cey1 ffta me feolà t o- 
còn leghi vefdf elacche peràvtT mag-; 
gicir fiafìii^ per !b riverberò fa manie a« 
poi;U,iJtSlfe'é(Itr fatta folamertmcon car- 

j bòrt dolce l1 Nella raffinazìonb dello 
, flc-fio fi porgono i pani fidi raffredda- 

ti /òpra fole legna accomodate fopra 
} buche di tetrey come fi fanno i fóndi 

de; forni p e t]iie Ile fanno f fili afe il 
piombo chiaro con facilità nelle bu¬ 
che . ! - i; 

Il bòecolarè, dove entra il fiato de’ 
mantici 9 a mifiira della durezza della 
miniera dee nella fisa eftrcmità efilr 
piè grande,y e piè* piccfòlo ^iad ogget¬ 
to che Vi ehtri il fiato con maggiore e 
minore impeto. Unatnifura1 di fiato; 
eguale , che efea pèi biico largO , e 
per bucò fretto* iarà maggiore e mi¬ 
nor impetd nel {hòc09 Ci dà una bel-; 

: la ragione di {jmfì&tò disfiov che efee 
della bocca degli nomini fi dimeni 1 in 
proverbio fi dicei che > ildiavòlo non 
intenda la ragione, perché tifrìtodcl- 
la fieffa bocca a piacere deiruomo fia 
caldo, e fia freddo. Ufcito di bocca 
aperta debolmente porta » feco il ealor 
Éloh fi delT 
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5, deli’interno dell’ uomo; ufcito di boc 
„ capretta, per l’impedimento di ufcire 
„ effondo fpinto ,da maggior forza, muo- 
,, ve con più violenta l’aria > e queir; 
„ perciò fi fa fredda , come vediamo 

dal vento impetuofo. La fiefla rag io 
,, ne adunque corre pel fiato de’ manti 
„ ci ufcito dalboccolare foretto, che di 
,, chiamo ufdello, fatto di rame , poi 
„ che fatto di fèrro fi calcinerebbe da 
,, folfere della miniera ; mentre da quell 
,, empito fi fa più fredda l’aria, cheoj 
„ tre alla carica, che dà al fuoco , le 
„ rende più attivo ad entrare co’ fiuoia 
„ cutiflimi atomi nel minerale, e lofi 

vij : s!.bb «inbaiip J 
„ Ricercammo un giorno ad un per 
„ fetto matrematieo, qual figura di for 

no folle più capace di ritenere il ca- 
„ lorc del fuoco, e di farlo più agente 
„ Dopo lunghi fcambievoli elami fi con 
,, clule, che pel fuoco di riverbero li 
yy figura cilindrica fia la migliore , co 
), coperchio però della fornace in forma 
yy di teftuggine, che fa circolare la fiam 
„ ma: mentre tutto ciò ,»che fi taglia da 
„ gli angoli del quadrato per fare il ci- 
,, lindrico, è vacuo, dove fi dilata , < 

% meno agifee il calore dei fuoeQ ,J 

» Ne 
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Ne forni poi di mantice il cono al 

rovefcio è il migliore / mentre la fiam¬ 
ma, che afeende verfo fariaper ef- 
fere di figura conica , opera piu nel 
fondere le materie , che vanno difen¬ 
dendo nella manica verfoil fondo, e 
le materie fide nel fondo, più nitren¬ 
te , nel calore, più fi riscaldano. Io 
confiderò però, che fatto il forno di 
figura quadrata, come le torri, tor¬ 
mentato verfo la metà dal fuoco fpin- 
to dal mantice , yi fi vanno confu¬ 
mando le pietre, e Con la lunghezza 
di tre giorni e di tre notti di lavoro 
mutali di figura : laonde la manica 
quadrata della fopradetta corrofione 
va faccendo la figura ovata, che rie- 
fee molto bene per ritenere il calore, 
e fa nel mezzo la fiamma con river¬ 
bero.-1 ohd id 3 eox>jii-bb-5iOl -- 

Un’altra cognizione daremo fopra 
la preparazione de i fuddetti taxxoni, 
che per efler morbidi di folfcre , dan¬ 
no lo flone così infetto , che per la 
/purgazione di elfo ci vogliono tanti 
fuochi di rofla. 

Argomentammo così : Se lo {Ione 
per effer duro nella fuperficie , e di 
corpo metallico , riceve meno-d’ inv- 
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5) prèffìone dal fuoco-per la rat^ià' dc’ 
,, fuoi pori^; tfywzvM, corpo anboir la* 
£f ' pidificbp^ptò dubbie j3È? pfi!P*pèrbfo 
j, riceveranno maggiore impresone,dal* 
,5 lo fteflb fuocò', é con pitìiUcilit^fa- 
„ ranno dal medefimo dffleccàt’i J-^€o* 
j, nofciuto, che la fpérienza fìa la mae* 

ftra del le colè $ ne facemmo la piova. 
,, Facemmo con carbone e legna arro/H- 
M re i tacconi, e pér lèvar !dàgli! ftefii 
„ quel Tale , che dàlia calcinaziòne fibflé 
,, loro rimallo ( fale filTo dFvifriiiolo , 

impeditivo della5 fìlfiòne ) vi fàcem* 
,, mo, polli in banali di legnopaflar 
9, foprà loro l’acqua corrente, infmo a 
,9 tanto che quefta ne ufciva chiara * 
» Alciugati che furono, e ridottia mi- 

nor mole pel levamento* ci diedero, 
5? con iftupore* degli operai, che àlida* 
99 vano motteggiando cOh rifó l’òpera* 
99 zione, la metà rame'perfetto, eI'al- 
99 tra' metà ftòne fèttflè ^-rìon dando i 
j, medefìmi fufi , 
» /Ione graffo^ ifttdePtfeite fbw- 
9, dello di rame nèrbi e ciò provvèhnej 
9, perchè elfi, non ben purgati dalla terra 
5> rolfa della circonferenza , quella im* 
>9 pedi l’attività del fuoco nei calcinarli» 
il Fu lodata ^operazione f maChi non 

: ap- 
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.applicava ad*altro,che ali’ intereffe, e 

jirriesjqcsìi 44 étr&rlfrtiG fila 
njìe di U%%onÌ 

4* maggior mole, che lo fione, Que,F 
ilo dilànimò la nollra attenzione g 
migliorarla, come ci farebberiuicito, 
rendendoci grave naufea, elle iiripìg 
motivo dell* interelfe polla rendere ap- 
piaulb alla fatica , e virtù , quando 
quello fe le dee per giuftizia . 

Da quelli pochi principi di prati: 
ea> fondata l'opra buona filofofia , e 
a^rompagnata da una fcrupololiìlima, 
ed attenti dima ollpi vazione fatta da 
noi col lungo efercizio per folo dilet¬ 
to,; e defdOT^^ làpere> fenzaalcuna, 
fmodcrata padrone di avarizia , patri 
rilevare il lettore, quanto fièno. falla? 
ci le opinioni da claifìci autori ìafciar 
te fcrittp i i quali riportandoli, aitere¬ 
mo™ o/h Qim&j inefpeiTi-,' o di^apf 

palhQn^l ifi|nna:lt%annar 
(4 si cfcetm #ed$$y fono del te 
lor. fallace dottrina imbevuti.. Nqi 
$°Q fogliamo, >rnè fpmàmà f ch,e te 
nollre proporzioni fien ricevute per 

i £Y39geJj . Ci balla folo il godere di 

ìfim degli ;«lurni nell’ : intendere 
-q* , qu,e- 
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,, quéfta nòn'; itosi5 fìciT toateritr ’ :> t3® •« 
n Ciò che abbiamo fcritto , lo affo' 
3,1 miglieremo al parto dell’orlà, che ha 
yy bi fogno d’effere lambito per ridurli a 
yy cófa perfètta ; ma ficcome ciò abbia 
,, mo fatto per fèrvire un’amico princi 
„ piante in que/Farte, liamo certi, che 
y, elfo non potendo feordarfi delle leggj 
yy dell’amicizia, ci donerà il fuo gene- 
„ rofo compatimento , elfendogli ber 
yy note le noftre piu importanti, e pe 
yy fanti cure. 

ARTICOLO VIIL 

Lettera del S'ig. LORENZO PATA- 
TAV. ROLO a S. Ecc. il Sig. Gixndo- 
IV-. menico Tiepolo, /opra ma medaglia 

antica. 

lUufiriJJìrao ed Eccellenti(Jìmo Sig. Sig. 
'Padrone Colendijjìmo. 

„ T O mi confolp altamente con V. E. 
,, JL del bell’àcqUifto, che ha fatto , di 
„ Una Medaglia, quanto piccola di mo- j, le, cd ignobile , dirò così , di ma- 
„ te ria, altrettanto grande , e pregevo- 
„ le di rarità 3 e rendole quelle Vére gra* 
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zie, che debbo , per Tonare, che ini 
ha Ella donato con ammettermi, fòr- 
{è il primo , a vedere , e goder li 
medefima. Quella merita, per dir ve¬ 
ro , tutta la flima , mentre fi può 
chiamar nuova nella noftra Italia, e 
fi potrebbe dir forfè unica, per quan¬ 
to almen fe ne fappia, in tutta l’Eu¬ 
ropa, le non ne avelie fcopertaunafo- 
mighante di là da’ monti il Padre Ar-" 
duino, della Compagnia di Gesù. La 
riporta egli nella fua Storia Augnila, 
alla pag.733. del Tomo delle fue O- 
pere fcelte , llampate in Amflerdam 
l’Anno 1709. in foglio: e fi conviene 
onninamente ella con quella, che V E. 
pofliede . Ma io non pollò lafciarmi 
guidare a ricevere la fpiegazione , e 
la interpetrazione, che egli ne reca, 
e, fe v’ha luogo alle conghietture ; 
ove manchi la chiarezza , e la evi¬ 
denza delle teflimonianze, e de’fatti, 
parmi , che abbiafene a dire molto 
altrimenti. Non è però , che io qui 
mi proponga di a bella polla ribatte¬ 
re il parere del dottiilìmo Padre ac-' 
cennato > sì perchè io non debbo im- 

. pugnare un Soggetto di così fino in- 
, tcndimento in le fleffo , e di sì alto 
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credito predo il mondo > come anco¬ 
ra, perchè i principj , de’ quali egli 
fi vaie per ifiabilire le fuc nuove opi¬ 
nioni, fono Tuoi sì proprj , e sì di- 
verfì da quelli di tanti altri pur gran¬ 
di Antiquari , che, come farebbe im- 
poifibii-e 1’accordarci, così egli pare, 
che del tutto inutile e vano farebbe 
per riufeire il contendere . Ardirò 
dunque di elporre la mia opinione 
intorno alla predetta Medaglia , per 
ubbidire a V. E. che sì m’impone > e 
lo farò giufto i mici principi , ed i 
miei fondamenti} cioè giufto quelli, 
fopra cui veggo ftabilirfl da tanti Au¬ 
tori di prima clafle la macchina di 
tutta l’antichità; c dimoflrerò in pri¬ 
mo luogo di chi non fia la fuddetta , 
pofeia di chi io mi perfuada, che pof- 
fa ella edere. 

Rapprefenta dunque la noftra Me¬ 
daglia nel ritto una Telia ignuda , 
fenza alcuna Torta di corona, o di fi- 
mìle altro ornamento, con faccia di 

„ giovane } e vi fi legge d’ intorno 
OYErriATlANOS NEXITEPO? , 
cioè P'efpaftanus Junior. Nel rovefeio 
poi Ha ia figura della Vittoria alata , 
che porta nellafinifira unramodipal- 

» 
» 

» 
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5 ina j e nella defira una coronaVconla 
i paro|a CMYPNAI.I2N } cioè Smyr- 
k Xiwrtiw : s Qliefto Vefipafiano , il Già- 
, Z&me, effigiato nelia medaglia, di cui 
, parliamo , luppone il predetto Auto- 
v re , che ha un figliuolo dell’Impera¬ 
la «dorè yefpahano , natogli di una fe- 
k conda Moglie , cui egli nomina Do- 
> initilla : £/? hic F'efpafiani filius , fed 
i exfkcwdu coniuge Dominila-, così egli. 
V Crederei, che il più ficuro efame di 
k quello fuppoho potere tutto dipende- 
, re dalla lèoria ; il che quando ha , 
, con veggo a quale Storico poffia me- 
, glio ricorrerli, che a Svetonio, fcrit- 

f» tove > come più vieino a’ tempi de’ 
, dodici primi Cefari , così più degli 
, altri ancora^diligente, ed accurato nel 
, riferire ogni minutiamo particola- 
> re intorno a medefimi . Egli è ben 
, vero, che quello Storico ha là sfor- 
, tutta di effe re fra que’ non pochi Au- 
i tori ,-che non fi ricevono per au- 
, temici dal P. Arduino j ma come 
, per lo contrario tinto il mondo de’ 
> Letterati lo riconofcc , c ló accetta 
ÌE Pfr legittimo , così farommi lecito 

> di valermene in ciò , che è necefla- 
> rio a faperfi per la noli va quillione . 

> -Tomo XXHJI. Q Di- 
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j, Dice egli (a) dunque nella vita d 
„ Vefparìano così : Inter kxc Flaviar 
„ Domitillm duxit uxorem StatiliiCc 
„ pelU Equitis Romani, ec. e poco pi 
„ fotto: Exhac liberos tulle , Tìtum 
„ Domitianum , & Domitillam . Pe 
„ quanto dunque ce ne afficura Svetc 
,, nio, la Dominila di Vefpalìano noi 
„ fu la feconda fua moglie, bensì la pri 
„ ma > poiché prima di efifa egli non i 
„ menzione di veruri altra , la quale 
,, quando mai foflevi fiata, doveala eg' 
,, perneceflità riferirei e certamente no: 
,, avrebbe Jafciato di farlo. Della fud 
„ detta Dominila poi, fieli fiata della 1 
„ feconda, ola prima, altri figliuoli no 
„ nacquero , che i due mafchi , Tito 
„ Domiziano già mentovati , ed un 
„ femmina , cui fu pollo il nome dell 
„ madre,' e quelle Dominile, madre e f 
„ gliuola, morirono tutte e due, prim 

che Vefpalìano giugnefTe alflmperio 
,, Pollo dunque per vero, come io cred 
„ verifiimo, che Dominila altri figliuc 
„ li, che i tre già detti non abbia avuti 
„ halli a vedere di qual’altra Donna poli 
„ quello novello Vcfpafiano elfer nato 

„ Morta 

fa) Su et. in Vefp, cap. TU. 
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> Moi ta la moglie, fiegue ( a) a raccon- 
, tare Svetonio, C&nidem ^sintonia liber- 
, tam, & a manu, dilettarti quondam Jibi, 
, r evocavi! in contuberni), m, habuitquc 
, etiam Imperai or pene j ufi ce uxori s lo~ 
, co. Egli non dice però, che quella ab- 
, bia dati alla luce figliuoli ; come nern- 

mcnlo dice Dione, che pur dicofiei 
fcrive non pochi particolari. Ma fup- 
ponghiamo in contrario ; e perchè il 
giovane rapprefcntato dalla medaglia 
viene creduto per figliuolo di una" fe¬ 
conda moglie di Vefpafiano, sforzia¬ 
moci a credere, che egli lo pofia efTeré 
della mentovata Cenide ; giacche di al¬ 
tre mogli noi non ritroviamo ancori 
ferittorealcuno, checene parli. Mi 

j come potremo mai pervaderci, che 
in onore di un fanciullo di cotal fitta 
fienfi coniate monete ? E quelle per co- 
mandamento di chi ? DellTmperado- 
re fio padre ? quando avea egli figliuo¬ 
li viventi , di matrimonio onorato 0 
reale , già deflinati all’Imperio ; fra’ 

j fi^li Tito crafi già impiegato con lo¬ 
de fin da principio per la firada dell ar- 
mi nella Germania , e nella Bretta- 

w gna; 
a ) Ibìd. 
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gna;ed erafi ( a) pofteriormente renda 
,, tofamofo nella Giudea, colla conqui 
„ fiamafllmamente delle due forti città. 
„ Tariclea , e Carnap , e finalmente 
„ con quella di Gerofolima. Per .genio 
„ e divozione particolare della città d 
„ Smirna verfo di quello nuovo figliuole 
,j delllmperadore di Roma ? quando la 
„ predetta città erafigià diflintaneirofie- 
ti quio verfo di Tito, e di Domiziano. 
„ legittimi figliuoli del fuo Principe, cor 
J} più medaglie in .©por loro battute, s 
„ col nome folo de Cittadini di Smirna 
„ sì ancora con unito inficine il nome d: 
„ quegli di Efefo, dinotante la loro cori 
„ cordia ; come prelfo degli Antiquari. 
„ e fpecialmente predo del Vaillant ( b , 
„ veder puofli i e come molto meglio puc 
„ V. E, olfervare a fuo bell’agio nel gran - 
„ de , e nobilitiamo fuo Mufep . E per 
„ chè poirapprefentar nel rovefeio la fi 
„ guradi una Vittoria ? quando l’onori 
„ dellarmi erafi tut^,^ ’^ito t in^ un; 
„ provincia, la quale, come ora fi è det 
„ to, avea fatte tante dimoftranze d 
„ amore, e diftimaverfo il medefimo 
,, ed in una parte delllmperio di Roma 

,, dove 

fi) Stiet.ìnTit. cap.rV.'JÌQ t- OflOI 01X0 t vi -<j 
(b> Vaili.NxmifmJmpp./tPop.gnM.percvjf* 
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dove 0 era da lui riportata quella vitto¬ 
ria , per la cui ricordanza ftimafi battu¬ 
ta la noftra medaglia. Or che uopo v’ 
ha mai di fupporre altra moglie, ed un’ 
altro figliuolo di un Principe , ed in 
confeguenza di far comparire in ifce- 
na, ed aggiugnere un Augufia , ed un 
Cefare alla Storia Romana, ove Au¬ 
tori approvati da tanti fecoli, e pofifo 
dire da tutto il mondo , de’fuddetti.- 
non ce ne dican parola, ed ove ragio¬ 
nevoli conghietture diverfamente ci 
perfuadano ? Remerebbe molto ancora 
che dire fopra le genealogie , recate 
dal nominato Padre Arduino , nel già 
detto Tomo delle fue Opere , la cui 
dottrina fi è , che ex eo ( Velpafiano 
Juniorc ) Flavii Confkantini ducunt ori* 
ginem , per annos fere ducentos a prin¬ 
cipali femoti ; quoniam fuccefjore sfu¬ 
ria Tiri fi ria, tamqnam primogenito $, 
ìpfofque propterea Mntoninos , affami 
ad Imperium oportuit , quam Flavios 
ex Vefpafiano Jumore prognatos ad id 
munus adfcifci. Ma, come ho già det¬ 
to di fopra , non è mio proposito, 
fe non il fidamente parlare della noftra 
medaglia, e di farlo con que princi¬ 
pi , che fono i più ricevuti dalla fcuo- 

O 3 
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„ ìa degli Antiquari , finattantochè, q 
)j dal Padre fuddetto , o da ehi voglia fe- 
37 guirlo , fi producano teftimonianze 
33 migliori di quelle, che hanno potu~ 
3, to meritare finora la fède comune. 
33 Dimolèrato quel che non lìa , fa- 
5, rommi ad efporrechiameeglifembri 
33 che pofia efière quello Vefpafiano di- 
s, fiinto col vocabolo di Giovane . Per 
„ mio parere quelli non è altri , che 
}J Tito . Io non niego , che in quella 
„ medaglia non fien nuove due colè ; 1’ 
33 una, che quello Principe Vefpafiano 
33 fi chiami, fenza che gli fi anteponga 
,3 il nomediTito; l'altra, che vilìag 
33 giunga la parola NEUTEPOC , che 
„ per Giunione s interpetra; parola, che ir 
33 que’ tempi Tulle medaglie , per quan 
3., to fienai venuto fatto di olfervare , 
,> non mai fi vede. Non debbono , ni 
„ lima, nè l'altra però riufcire sì lira 
,, ne, che abbiali per eagion loro, oa 
„ metterò in dubbio l'ingenuità deh; 
„ medaglia., o a finger fogni per ritrq 
j, varne la fpiegazione . E quanto ali 
j, prima, egli è certo , che in tutte quan 
„ te le medaglie di Tito, sì greche, co 
„ me latine , per quella debole cogni 
3, zione , che io ne tengo , fi legge i 

A » ( «v t; jiyjfàn I 
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nome del padre fuo Vefpafiano, aggiun¬ 
to a anello di Tito. È ciò, sì per lo 
codume, che Iblea correre appo i Ro¬ 
mani , del prenderli da’ figliuoli qual¬ 
che didinzione nel nome, o dal par 
dre, o dalla madre , come appunto 
aveala prefa lo delio Vefpafiano il vec¬ 
chio dalla madre Vefpafia j come per¬ 
chè nel cafo nodro il Principe Tito 
era didimamente amato dal padre. II 
che parmi che polla egli òonghiettu- 
rarfi affai bene dall’aver tutti e due 
guerreggiaro infieme nell’Alia, e dall* 
aver pure infieme fodenute (a) le di¬ 
gnità di Cenlòre , di Tribuno della 
Plebe , e di Confalo ben fette volte» 
come altresì dall’avere infiememcnte 
trionfato per la vittoria della Cìiur 
dea } c dall’avere per fine Vefpafiano 
il vecchio detto una volta :in ufcirdi 
Senato, come predo Sifilino (b) fi leg¬ 
ge: JLut mibi filius meus [accedete aut 
nemo . Puolfi anche aggiognere dò, 
che va raccomando Svetonio j rece- 
ptctque apud fe p/'ope omnium offìciorum 
cura, cum patria nomine & epifìolas 
difìciret, & edifìci confcriberet , ec. 

dtamO 4 „ prec- 

fa ) $ tiet. in Tit.CapM. 
(b ) Xiphil.in Vety. 
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t> pr afe Buy am quoque pratorii fufcepit ,. 
« ec. cofe tutte che ben eli inoltra no, fc 
„ non erro , quanto buona armonia 
„ paflalfè tra padre, e figliuolo,èquan- 
,,Tto l’un l’altro fi amaffero>altrimenti, 
„ ‘nè fi farebbero collegati tante fiate nel- 
„ le principali cariche del comando , nò 
7, avrebbe il padre tanto di autorità con- 
„ ceduto al figliuolo . Non leggiamo 
5, perciò, che egli punto ne concedere 
» all’altro figliuol fuo Domiziano > il 
» quale per lo cattivo fuo genio, cper 
s> le pelllme azioni rendeafi indegno 
3> dell’amore di lui. Onde, come in ven* 
3, detta, voleva ben fovente colui pren- 
33 derfi queirarbitrio,chc nonglificon- 
33 cedeva dal padre i e, regnante anco- 
» ra lo fteflb , (a) farla da Monarca 
3, aflfoluto nel difpenfare impieghi, e 
3, dignità: ficchèera folitodire lofteffo 
33 Vefpafiano, ftupirfi molto, quodfuc- 
33 cefforem non & [ibi mitteret ; anzi 
„ come racconta il fopraccennato Sitili 
3, no, ebbe una volta a fcrivergli: tAgi. 
„ tibi gratias, fili, quoi me fmas Vrin• 
e, cipatum tenere, quodque me ex eo non 
„ dum expuleris . Da ciò forfè provie; 
„ ne , che nelle monete di coftui nor 

. ; » leg> 
( a ) Suet. in Domit. Cap. T. 
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leggiamo, fenon il nome di Domi¬ 
ziano , ne vi ritroviamo unito quello 
di Vefpalìano , come fogliono aver¬ 
lo quelle di Tito > ed in alcune fo- 
lamente lì legge , IMP. DOMIT. 
DIVI. VESP. AVG. F. come a 
V. E. è ben noto . Ciò fuppolìo , 
egli non è da trafecolare , che ne’ 
tempi, ne’ quali i nomi prendeanfì a 
falci, lì delfe all’Imperadore Tito , ol¬ 
tre il fuo proprio, il nome ancora del 
padre , come nelle medaglie appum 
to veggiamo dato a Trajano quello 
di Nerva, quel di Trajano ad Adriano, 
quel dì Antonino a M. Aurelio, quello 
di Aurelio a L. Vero, e lìmiglianti,che 
qui tralafciorne’quali efemplilì può ve¬ 
dere comunicato a* figliuoli il nome de 
padri loro, e di quegli ancora, che tali h 
furono folamente per l’adozione. Puoffi 
in oltre comprendere,quantoelfoTito lì 
compiacellè del nome di Vefpalìano , e 
quanto gli vènifse quello accordato da’ 
fuoi vaflalli, anche nelle infcrizioni , 
recateci l’una dal Gruferò, pag.264. 
IMP. TITO. CAESARI. DIVI. 
VESPASIANI. F 
VESPASIANO. AUG. PONTIFI¬ 
CI. MAXIMO 

O 5 „ Falera- 
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„ l’altra dal Bellori, nel libro intitola- 
,, to Veteres xArcus ^iuguftvrum: 
>> SENATUS 
„ POPVLVSQVE. ROMANVS 
„ TITO. DIVI. VESPASIANI. F 
„ VESPASIANO . AVGVSTO 
j, nelluna, e nell’altra delle quali il no- 
s, me Vefipafiano fta collocato nel fito ap- 
,, punto, incui doveali riporre il nome 

proprio, e diftintivo del Principe, qua- 
„ fiche il vero nome di Tito folle quel- 
3) lodi Vefpafiano: non altrimenti di quel- 

lo,che in una medaglia doro delfina pe- 
3i rador Domiziano, riferita dal Mezza; 
,) barba 0)fi legge: IMP.CAES.DI- 
„ VI.VESP.F. DOMITIANO, AVO. ,j Onde appunto e’ fi vede ripollo nelle fo- 
„ pradetteinfcrizioni il nome di Vefpa- 
„ fiano nel luogo fteffo, incui fu quella 
„ medagliafia defcritto quello diDomi- 
„ ziano , che è quanto dire nel fito del 
33 nome proprio. E fc è così, perchè no q 
„ poteafi in una medaglia , battuta in 
„ onore di Tito, col nome diVefpafia-, 
„ no, vivente il padre, che era Vefpafia-, 
}i no il Vecchio, porvi il nome di Vefipa- 
„ fi ano il Giovane* Nè, perchè nella me-, 
„ dagiia medefima al nome di Vefpafia^ 

„ no i 

(z) Occo.illujlr.fiMed'tol.pag. 133. 
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no non è antepollo quello di Tito, haflì 
ad immaginare un’altro Vefipafiano, per 
cui introdurre al mondo, vogliali {con¬ 
certare tutta la ftoria j quando rag¬ 
giunta della parola NEIXTJEPOC, cor¬ 
ine diflintiva, fioflenea interamente le 
veci del nome di Tito? Dunque perchè 
non abbiamo alcun’efiempio di quella 
fatta, farà egli un miracolo tanto in¬ 
credibile il trovarli medaglie, con una 
epigrafe non più veduta ? Sarà quella la 
prima, che deli cavata di fotterra, in 
fembianza di tutta la novità ? Quante 
medaglie non ha ritrovate egli nellun- 
ghindino fuo foggiorno nell’Alia il cele¬ 
bre Sig.Serard Inglefé, egualmente dot¬ 
to antiquario, che eccellente botanico £ 
Quante, dilli, in cui leggiamo molti 
nomi de’ popoli parlanti la lingua gre¬ 
ca, a noi finora onninamente ficonoficiu- 
ti, c de'quali non ce ne fanno menzio¬ 
ne alcuna le ftorie, nonché tutte quan¬ 
te le medaglie vedute dagli lludiofi ? 
Dovranno recar delle perciò tanto di 
agitazione ai noftri pénfieri , e capo¬ 
volgere quel poco , che abbiamo ap¬ 
pretti da’ monumenti antichi ; c non an* 
zi confidarci della bella fiorte , che ci 
prefientano, di accreficere il nolfcro fc- 
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« pere, e di farci acquifere nuovi lumi 
„ da fonti più abbondevole e più fi curi, 
39 quali fonofi le medaglie al paragone de 

libri ? Ed altresì non dovranno anzi 
3, farci fperare, che fienfene per ifcoprire 
3, molte altre ancora, dalle quali recate 
s> ci vengano fempre nuove , e fempre, 
5> più belle notizie , ove s’impieghi la 
s> dotta follecitudine delle perfone lette- 
33 rate , che fappiano trar frutti di erudi- 
3, zione da’loro viaggi, come con tanta 
33 fua lode ha faputo farlo il fopramen-. 
59 tovato foggetto ; e come pure tanti al- 
9, tri , fra’ quaii nominar vuoili per ca- 
3, gion di onore il Sig. Barone Filippa 
3, Stoskio di Pruflìa, a V.E. ben noto, 
39 e già congiunto , come nella fomiglian- 
>, za degli ftudj, così ancor nell’amore v 
33 i cui rari difcoprimenti di antichità fi 
33 vedranno ben predo alla luce, con di- 
33 letto e profitto de’ letterati, e con de- 
» bito loro ben grande verfole fatiche,. 
33 edifudoridi un’erudito così-beneme- 
3, rito ? Ora , quanto alla predetta paro-* 
33 la lignificante la latina Junior, egli è 
33 certo, ch’ella molto nuova riefce, co- 
>» me non folita vederli ufata inque’tem- 
>9 pi, o nel torno ad elfi vicino je cheprin-* 
>5 cipiafi ad olfervare nelle medaglie dif 

3> CO~ 
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Collantino Secondo , figliuolo di Co* 
ftantino il Grande,di cui fcrive il Pati¬ 
no, nel Tuo Volume delle medaglie Im- 
pcratorie,che egli è in 7s{ummìs, ut in 
mfcnptionibus Junior diàus. Siegue a 
lafciai'fi ella poficia vedere in quelle di 
Valcntiniano Secondo, figliuolo di Va* 
lentinianoPrimo, ed in Leone pure Se¬ 
condo, nipote del Primo, e di lui anche 
collega nel Principato. Ma in quelle 
di Teodofio Secondo non mai , ch’io, 
fappia , fi legge ; perchè il nome di 
Teodofio era di fuo avo paterno, non 
di fino padre , e non ebbe egli parte. 
nell’Imperio , vivente l'avo medefimo , 
come la ebbero gli altri accennati con 
quelli, di cui portavano il nome . Ma 
che che fieli di quello, egli non mi pare 
improbabile,checiòche cadde nelpen- 
fiero degli uomini ne’fecoli polleriori 
di molto, polla eilere fiovvenuto anche 
a quegli de’ tempi di Vefpafiano ; ben¬ 
ché le nella poficia traficurato l’ufo fino 
a quelli di Collantino, lenza praticar¬ 
lo nel calo , ode’ due Gordiani, o de 
due Filippi, che furono padre e fi¬ 
gliuolo infiememente Imperadori r Si 
aggiunga alle conghietture fin qui re», 
care il rovefeio della llelfa nollra me- 

1 » daglia,; 
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s, daglia , in cui ih fcolpita una Vitto- 
„ ria, dinotante , fenza dubbio , come 
„ bene anche dal Padre Arduino fi fpiega, 
,> la celebre riportata da Vefpafiano nella 
,, Giudea.Or la memoria di quefia a qùa- 
,, lepmde’ figliuoli di Vefpafiano dovea 
„ dedicarli, che a Tito > il quale , elbt- 
„ tomife la Giudea , ed efpugnò Gero- 
,, Ioli ma , per quanto ne fcrive lo Stori- 
,, co ( ^ ), tanto militum gaudio , & fa- 
„ vote , ut in gratulatone Imperatorem 
a, eum confalutaverint, & fubinde dece- 
33 dentem provincia detinuerint ? Onde 
>, n’è poi, che fra le medaglie latine di 
3, quello Principe ve n’ha parecchi colla 
„ ifcrizione nel rovefcio,IVDAEA CA- 
3> PTA: e lo llefio dicali di alcune greche i 
3, vedendoli in quelle per lo più effigiato 
33 l’albero della palma, con lotto ad e£ 
33 fo una o due figure in atto di piange- 
3, re ; o due figure pure fedenti, con in 
3, mezzo un trofèo ; od una Vittoria y 
♦> che impronta caratteri in uno feudoy 
» come veder puoffi preflb l’Occone, il 
iy Vaillant, il Patino, e tanti altri : il 
3, che nelle medaglie di Domiziano* 
33 pure anch’egli figliuolo reale di Vefpa» 
>> fiano, nonmi è venuto fatto diolfer* 

: ; «37$ var < 
( i ) Si*tt. in Tit, Cap. V, 
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var mai, almeno sì chiaramente , co¬ 
me nelle fuddette > non per altra ca¬ 
gione , s'io hen mi appongo , fe non 
perche egli in quella vittoria non eb¬ 
be parte , benché abbia voluto colla 
lolita liia baldanza farli poi veder nel 
trionfo 5 e perchè sì al padre , come 
a Roma tutta poco dovea montare , 
che venifiero a lui rendute certc.nobi- 
li, e diflince teifimonianze di onore. 
Con quanto dunque finora fi è detto 

parmi, eiTerfi dimoftrato ballevolmen- 
, te, che quella , per vero dire bella e 
j rara medaglia, polla riporli fra quelle 
i di Tito, e ad elfo appunto alfegnarfi. 

Re Ila mi di feiorre una lieve obbie- 
i zione, che può dipendere dal giudi- 
ciò, che dà il Padre Arduino intorno 
all’età della Telia rapprefentata . Di¬ 
ce egli dunque, che ella fia di un gio¬ 
vane di anni quindici ; Caput sveni¬ 
le , nudum, annorum quindecim ; il che 
quando folle , non potrebbe mai fup- 
porlì perla teila di Tito, che al tem¬ 
po di quella vittoria dovea efifere non 
molto lontano dai trenta, come facil¬ 
mente può calcolarli. Qui rimetterò 
d maturo fenno di chiunque fieli il 
decidere, fe mai li polla , con sì corag- 

» giO' 
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& giofa franchezza difinire l’età di un; 
j> tefta, fcolpita in profilo, ed in qual 
j, che parte anche logora $ e credere d 
,, non andar’ errati nel volerne indovi 
,, nare, non folo gli anni, ma , dirò co 
5j sì, ancora i meli. E perchè, quandi 
» pur’ anche la ftelfa fofse confervatiffi 
,, ma, ed efprimelfe con evidenza ur 
j, età aliai giovenile, nonfi potrebbe di 
» quella di Tedici, di diciotto , e forli 
>, ancor di vent anni ? Ma fe il conio me 
a defimo , malfime di non eccellenti 
9Ì maeftro, quali per lo più fono i co 
,, niatori delle greche medaglie, non i 
,9 atto ad efprimere certe linee, e cert 
5, tratti particolari, che pollano contrai 
9s fegnare- con tanto di rigore l’età d 
}, una effigie; fe qualche corrofionepoi 
»> anche dell’effigie medefima ( e felici 
99 noi , le le migliori medaglie non c: 
99 capitanerò per lo più men belle , < 
99 men confervate delle più vili ? ) pu< 
yy aggiugnere qualche Torta di alterazio 
T9 ne alla ftelfa, perchè vorremo folte 
99 ner mai certe caparbie opinioni , c 
99 profeffare certi rigori, quali che cof 
>, un lineamento medefimo non fi veda 
» forfè egli efprelfa l’immagine di ur 
*9 giovane di venti , e quella di un di 

treni' >3 
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treni anni ? Io non niego, che in mol¬ 
te medaglie- non comparifca con of- 
fervabile diverfita, e co’Tuoi gradi pro¬ 
porzionati e corrifpondenti l’età degl’ 
Imperadori , fpecialmente in alcune 
di Adriano, e degli Antonini : la più 
parte di effe però ce la rapprefenta al¬ 
trimenti . Auguflo regnò 44. anni , 
Tiberio 25. Domiziano 15. Trajano 
19. Aieffandro Severo 13. Collantino 
il Grande 21. Còllanzo fuo figliuolo 
24. e pure, fé prenderemo a difiami- 
nare i lor’ anni tulle medaglie, ci fem- 
brerà , che elfi fieno vivati neH'Impe- 
rio aliai meno di un lulìro . Si ag- 
giugne ( e credo di poter ciò dire con 
gran colianza ) che nelle medaglie , 
come fi è quella, più piccole, in cui 
le te ile fono lavorate con minor dili¬ 
genza di tratti, iembrami, che fien’ 
effe effigiate in alpetto più giovenile di 
quello che eflér dovrebbero, fieli poi 
quello od effetto del conio , o iludio 
particolare del coniatore . E le V. E. 
darà un’occhiata a quelle fpecialmen- 
te del ballo fecolo, vedrà, che forfè 
non è tanto lontano dal vero ciò, che 
ho propollo. 

Quello fi è quanto fovviene alla mia 
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„ debolezza di poter dire intorno all’ 
„ accennata medaglia. Ho procurato di 
5, autenticarlo colle autorità, e co’ fat- 
j, ti, quando lune e gli altriabbianpo- 
» tuto aver luogo j c di appigliarmi al- 

le conghietture, che mi fono partite 
„ più probabili, allorché non mi fi fia 

parata dinanzi altra pruova . Non è 
>> però, eh* io mi fupponga di averefia- 
» bilita una opinione , cui non fi abbia 
,, ad opporre* anzi protetto, che inten¬ 
si do di fottomettere quanto ho detto 
„ alle cenfure degl’intendenti, chetale 

fi è ognuno fopradi me * e che bramo 
» di effe re illuminato , e ricondotto fui 
>> buon fenderò, ove io per avventura 
?, l’avelli fallito. Ne farà intanto il prh 
s, mo a formarne giudicio, e a donar¬ 
si mi compatimento V. E. che accoppia 

in grado sì alto e raro l’erudizione, e 
,, l’intendimento de’ monumenti antichi 
j, a quella ben grande, e pofi'o dir regia 
a ferie di medaglie di ogni metallo, di 
j) ogni grandezza, e di ogni altra fatta* 
» che l’han renduta fin da molti anni ce* 
j, lebre all’Europa* come, fenza ch’io 
33 mi affatichi più oltre, puolli raccor* 
» re da’ libri, e dalle memorie de’prin* 
,, cipali Antiquarj. Che fe hanno detto 
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cotanto defìi finora , che dovran dir 
per giufiizia, quando riefica lor di ve- 
dere la prodigiofa quantità delle me- 

l daghe, aggiunte da qualche tempo al 
fiuo Mulèo, ben nobile, e quanto dir 
mai fi pofia magnifico ancor per avan¬ 
ti i confermando Ella Tempre all’ onor 
delle buone arti que’ larghi beni della 
fortuna, che a Lei non fervono , fe 

non per foddisfare virtuofamente all’ 
alto fuo genio ? E molto più poi quan¬ 
do fappiano , che a tutta la predetta 
{terminata e magnifica fuppcllettiledi 
antichità ha Ella nuovamente aggiun¬ 
to in quell anno l’acquilto dell’intero 
Mufeo del fiimofiilimo nofiro Bafliano 
Frizzo ; di cui farà affai l’accennare 
fidamente il nome, perchè ogni peri¬ 
to in quella lorta di fiudio polfa da le 
formarli l’idea della dovizia , e dei 
pregio di ciò , che nel medefimo fi 
contiene ? Sì, V. E. ha il gran merito 
di aver dilèppellito un tefi>ro,che per 
lunga fèrie di anni fe nè fiato, lì può 
dir , lèpolto e perduto faccendo nel 
tempo fieffo due dignifilmi facrificj , 
l’uno alla follecita e nobile fua erudi¬ 
zione , l’altro alla memoria venerabi¬ 
le di quel grande Patrizio -, ed acero- 

feen- ?5 
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„ Tcendo infieme l’onore alla noilra pa-* 
„ tria, con dimoArare, cheineAanon 
,) è già fpento il veroamore alle lettere, 
„ ed al buon guAo del fapere, e che ne- 
,» gli Audj fiamo forfè più cauti, e più 
„ modeAi , non più vili, o più rozzi di 
„ qualche altra nazione. Ma baiti l’aver 
„ parlato, benché sì poco, di V. E. e 
,, del fuo pregiati Almo Audio . Lafcerò 
,, il dirne più oltre a chi fappia ciò fa- 
,, re più degnamente di me ; ed io mi 
„ darò l’onor di tacere, e di fottoferi- 
„ vermi. 

Di V.E. 

Di Caia, queAo dì 25, Giugno 1717. 

TJmìlìfs. Obbligatìfs. Servidore 
Lorenzo Patarolo. 
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ARTICOLO IX. 

fo. MaRIje LaNCIsii ,,:a, fecretiori 
Cubiculo, & yArchiatri ‘Pontifica, 
Dijjertatjo biflorica de bovilia pcjle, 
ex Campania finibus anno 1713. La- 
tio importata : deque prafidiis per 
Santtijfimum Patrem Clementem 

XI. Pontificem Maximum ad aver- 
tendam aeris labem, & annona ca- 
ritatem opportune adbibitis , cui ac- 
cedit confilium de equorum epidemia, 
qua Roma graffata eflijii. Roma, 
ex typograpbia Joannis Maria Sal¬ 
verai , in Mrchigymnafìo Sapientia, 
1715. in 4. pagg. 260. fcnza le pre¬ 
fazioni , e l’indice de’ Capitoli. 

On occorre , che qui facciamo 
JL^I parola del merito (ingoiare di 
un così celebre, e comm endabile Pro- 
felfore ; imperocché non folamentc il 
noftro Giornale in più luoghi , ma 
tutti que5 dell’Europa ne parlano. Ba¬ 
lla nominarlo, perchè fi lodi,eanoi 
ballerà riferire quanto ha raccolto in 
quello volume, conciofìlachè ciò do¬ 
vrà fervire di norma a’ pofteri nel go- 

* ver 
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verno in limili congiunture , per ef- 
ferfi veduto un tanto male così preilo 
maravigliofamente ceiTato. Nonifcri- 
ve già di quello con la confusione , 
con la quale IcrilTero i noftri antichi* 
ma con ordine belliflìmo efpone tutti 
i documenti , e decreti , che allora 
tifarono, o afpettaflèroalla pietà, o 
giurifprudenza, o politica , o all’ar¬ 
te medica , o alla liberalità del fuo 
Ottimo Principe , con quel metodo 
appunto, con cui ’l Cardinale Callal- 
di con tanta fua lode trattò ne’Tuoi 
Contentar j della Pelle degli uomini. 

Divide quell’Opera in tre parti, la 
prima delle quali abbraccia fi/loria di 
tutto ciò,che in Roma, e ne’luoghi 
circonvicini nel tempo della pcfkilen- 
za accadde ; la feconda contiene gli 
editti, e i decreti con quell’ ordine, e 
tempo , nel quale dal vigilantilTìmo 
Sommo Pontefice, e dalla Sacra Con¬ 
gregazione furono in Roma promul¬ 
gati -, e la terza è una ricerca filofofi- 
ca , e medica , in cui fpiega. i fegni, 
e le cagioni di ogni fenomeno , e ne 
apporta te ragioni. 

p. i. Incomincia ad éfporre i’origine di 
quello male , e fa vedere , edere de¬ 

riva- 
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rivata da’ buoi infetti , condotti per 
via di mare dall’Ungheria, i quali pri¬ 
ma nel Padovano , dipoi nel refto del 
territorio, e dominio Veneto, indi nel 
Milanefe , Ferrarefe, Napoletano, e 
finalmente nella Romagna l’orrido fuo¬ 
co pelìilenziale diffufero. Efpone con P- »• 
fiomma efattezza , comes’introdufle in 
Roma, e qual configlio dal Px'incipe, 
dalla facra Confulta, e da’ miniftrifu 
prefo Fra i configlj prudentemente p. 
dati, o degno di riflefìione, e di lode 
quello , che nel primo apparire del 
male fuggerì il chiarivamo Autore , 
col quale penfava fubito nelle radici 
troncarlo, cioè, che tuttii buoi,tati- p- 
to dal contagio evidentemente affatiti, 
quanto i tinti foto, per cosi dire, d'un 
leggiero fofpetto , foff ero immediata¬ 
mente ucciji. Imperocché penfava, che, 
fe lentamente morirli lafciaflfero, fob¬ 
ie ro da ciò molti mali per derivare , 
cioè fpefe grandi ne’ cuftodi , ne’ me¬ 
dici veterinari , ne rimedj , e nell’ 
inutile confumamento del cibo , e 
quello che più importa, lacomunica- 
zion del contagio a tanti altri armen¬ 
ti , o profiimi, o per le campagne 
Romane divifi . Non mancò chi 

con- 
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con ragioni fordflimc approvò il con- 
figiio , e iHrnolò all’ efeouzione. Ma- 

p. 6. gnura prima fronte ( diceva ) crudeli- 
tdtìs e xeni ohm vide bit ur > public a ta- 
men utili tate rependendum. K^am con- 
filiis fiMtis, certtfque , ubi peflis im¬ 
par atos adoritur, non fegnihus , ac du- 
biis , qua pcenitentiam plerumque co- 
mitem habent, utendum efl . Ciò non 
ottante la maggior parte de’ Padri in¬ 
clinò nella ientenzapitì mite , e giu¬ 
dicò doverli confervare , e cuiìodirei 
buoi, e tentare, le fi fotte ritrovato 
qualche efficace rimedio , per Scac¬ 
ciare il ior male: tanto più, che non 
mancò gente, che promettere di rifa- 
nargli. Ma, liccome nella pelle umana 
addiviene , che non tutti gli aliali ti 
dalla medelima perifeono , così accad¬ 
de ne’ buoi , riflettendo però il fag¬ 
gio , ed ingenuo Scrittore , ciò ettere 
fucceduto piti per forza della natura , 
che de’ rimedj. Intanto poco dopo li 
accefe in tutti gli armenti , lungo la 
via Appia, il contagio, come appun¬ 
to temeva!!, e d’indi poi dilatoili , e 
fece univerfale la ttrage. 

p. 7. Qui narra le premurofìlfime dili¬ 
genze fatte dall’incomparabile pietà , 

e pru- 
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e prudenza del fommo Pontefice , sì 
riguardanti a placar l’ira di Dio , sì 

per ogni ottimo umano governo, aven¬ 
do fubito inilituite particolari Con¬ 
gregazioni a queffò fine, di Soggetti 
digniffimi, delle qùali ne fa nel libro 
onorevole ricordanza. 

Riferifce nel Capitolo IV. come fu P *. 
proibito il commerzio degli armenti, 
e de pallori, l’ufo delle carni infètte, 
e delle pelli, ed il mercato ancor de* 
beitiami, apportando le pene molto 
confacenti a così gravi delitti . Non 
tralafcia in un Capitolo a polla di nar¬ 
rare quanto fece il pio, e vigilanti!!!- P*,a- 
mo fommo Pallore, e quanto coman¬ 
dò, che fi faceflè, per implorare l’a- 
juto Divino nel tempo, in cui così fu- 
nclla epidemia inferociva , fapendo 
bcniifimo , edere le pellilenze pene 
delle fccllenggini noftre , e che , 
quando gli umani configlj per ottene¬ 
re ir fine, per cui fono indiritti, va¬ 
ni 1 ielcono , allora è d’uopo ricorre* 
ìe al comune ajutodella divina mifè- 
ricordia , d onde molto più certa la 
fperanza dell’ ajuto ci viene fomrai- 
nidrata. 

In quella I. parte efpone ad uno ad uno o t <■ 
Turno XXVIII, p tut. * 
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tutti gli editti, che in tal occafione 
fi promulgarono ; il primo de’ quali fi 
è quello, in cui i Sacerdoti dovevano 
recitar le preghiere all’Altidìmo per 

Pi ’7* allontanare la pelle de buoi. Il fecondo 
è leditto delle Indulgenze per lo fud- 
detto fine concede. E’ degna d’edere 
notata una fioria del Cardinale Baro- 
nio, che in quello editto è narrata , 
cioè, edere occorfb nell’anno del Si¬ 
gnore trecento fettantafei , nel quale 

P’2,1' edèndo feguite tali, e tante calamità , 
che poterono far credere a Sant’ Am¬ 
brogio edere già vicino il finire de’ fe- 
coli , e fra quelle ejfendofi /ingoiar- 
mente diftinta la mortalità de’ buoi , 
come ne fa teflimonianza rifleflo Tan¬ 
to Dottore, furono nulladimeno mi- 
racolofamente tutti liberati que’ buoi, 
a’ quali fu applicato in fronte il fegno 
della fàntidìma Croce: il qual cafo fi 
legge in verfi latini fatti da un’antico 
Crifliano , di cui fa menzione anche 
San Paolino, Vefcovo di Nola, nell’ 
Epifl. IX. 

p Il terzo editto è la concedionedelle 
Indulgenze a tutti i Crifliani d’Italia , 
e delle Ifole adjacenti, che implora¬ 
vano il divino ajuto per la preferva- 

zio- 
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zione, o liberazione dalla pelle bovi¬ 
na .. Il quarto è per eccitare i fedeli , 
acciocché nel profilino tempo deli’ 
Avvento fi portafiero a quelle Chiefe, p 
nelle quali li facevano le Stagioni , e 
fi promettono più ampie Indulgen¬ 
ze a coloro, che reciteranno le Colite 
preghiere al Tuono della Campana. 

Nel Capitolo VI. efpone, come fu p 
proibito, che in alcun modo foficro F 
efpofie alla vendita le carni de’ bovi 
infetti, ma fedamente le ottime, e fa¬ 
né . Fa vedere il noftro Autore, quanto 
giufia , e Cavia foflè una tal proibizio¬ 
ne, ciò provando con le parole dei 
Deuteronomio XIV. 11. Omnes aves 
mundas comedite , immundas ne conte- 
datisi e v. 21. Qttidquid autem morti- 
cinum eft, ne comedatis . Dal che de¬ 
duce un forte argomento, che, Ce il 
fommo Creatore proibì le carnidi cat¬ 
tivo nutrimento , e fracidicce , per 
confervare fano quell’ uman genere , 
che egli medefimo ha fabbricato : con 
quanta maggior diligenza doverono 
noi fehifar quelle carni , che non di 
loro natura, o di mal ordinario, ma 
per una peftifera labe contratta , fil¬ 
mo certi, che periranno? Quindilo- 

P z, da 
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da ìa giuftizia di quello editto, le di 
ligenze delle vifite fatte prima da’jcc- 
rufici degli animali da ucciderli, e tic¬ 
chi , dovendo i fani ettere tagliati in 
pezzi grandi , ciafcuno de’quali con 
un infocato metallo ettcr dovea le¬ 
gnato . Ma perchè quello punto è fla¬ 
to da qualcheduno , quantunque con 
giovanili, e ridevoli argomenti,con¬ 
trattato, perciò fegue a quello un Ca¬ 
pitolo a polla > in cui con nuove ra¬ 
gioni nervofamente prova , elTerlì in 

p/34, Roma ferviti d’un più fieuro configlio , 
col proibire il cibarli di dette carni, e ’i 
cavar le pelli, il gratto, e il fevo da’ 
buoi infetti. 

Narra, che non mancarono perita¬ 
ne , che a ciò fi opponettero , per non 

p. introdurre tanta penuria di pelli,graf¬ 
fo, e fevo, e non accrefeere dgfin! a 
dannij e che. alcuni, avellerò impuni¬ 
tamente mangiate le dette carni ; nqj- 
laJimi.no quegli ampliami Padri fa- 

jpientejnentc ponderando, eilerci flo¬ 
tte, che la pelle da buoi fia alle vol¬ 
te pattata negli uomini , e che dopo 
tanti anni non le ne potta liberare 1’ 
.Italia, giudicarono più ragionevole il 
comandare , che niuno avette. ardi¬ 

mento. 
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mento, o di porre deJJe dette carni 
fopra le menfe, o di lavare da quelli 
la pelle, o il levo . Nt^n è ignoto al 
dottiamo Autore , che il venefico 
principio della pelle .( fifi animato, o 
inanimato ) può edere'particolare d’ 
Uno, e non d’un altro ; ma gli è al¬ 
tresì noto, che rimotamente , o ob- 
bliquamentc da una peftilenza d’una 
Torta ne può nafcere un’altra , e in¬ 
trodurli negli uomini : il che facil¬ 
mente accaderebbe, ogni qual volta 
l’aria infetta dal puzzor de’cadaveri, 
e dal cibo delle carni contaminate , 
anche gli umani corpi a poco a poco 
contaminati veniflèro, e le non di quel¬ 
la fpecie di male , di altra egualmen¬ 
te mortale fi infèrmerebbono . Tutto 
ciò, che in cibo fi prende, non fi fpo- 
glia della fuaindole, finattantochè in 
fangue convertito non fia : d’onde è P 
nato l’aflloma de’ Medici : quale efl 
alimentimi, talis efl chylm ; qualis chy- 
lus, talis fangnis ; qualis fanguis, ta¬ 
les funt fpiritus. Di ciò ne rende ra¬ 
gione , e fi vedere, come que’ zolfi , 
e fali arfenicali, difFufì già per le car¬ 
ni del morto bue , entraci col chilo 
nel fangue, fe da una robufta natura 

P 3 per 
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per fudore fcacciati non fono, pollo- 
no i delicati, e particolarmente ida¬ 
ti allo Audio, a’quali manca l’eferci- 
zio del corpo, grandemente refiar of- 
fefi , citando in Tuo favore Giam- 
batifia Sitono (a)y e il Langio(6), 
i quali furono dello fteflfo parere . Al¬ 
le ragioni aggiugne l’efperienza di pol¬ 
li morti iti Venezia , e in Padova , 
per avere mangiato lo Aereo de’ buoi 
infetti : il che fu oflervato anche in 
Roma in alcuni uomini, da diarrea, e 
febbre per un tal cibo opprefii > e che 
quelli , che impunemente ne hanno 
mangiato, fono fiati orobuAi,ocon 
molte fatiche efercitati . Nè furono 

P-38- permeAe le pelli, nè il levo, sì per¬ 
chè in niuna parte più che in quelle 
i femi peAilenziali intrigati fi tratte¬ 
nevano, sì perchè nel cavarle, e nello 
fquagliare il levo , molto tempo fi 
perde, e più effluvj, e peggiori nell’ 
aria fi fpargono . Aggiugne, che ef- 
lèndo lontani i luoghi, dove fi accon¬ 
ciano le pelli , fi doveva travalicare 
con quelle molto paefe fano, dagli ef 
fiuvj delle quali farebbe rimafio in- 

fetta- 

( a ) Trai}. 8. Mìfceìlaneoram. 
(b) Epifl.Med.68.& 79. 
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Iettato ; onde conchiude , che meri¬ 
tamente fu determinato, doverli tene¬ 
re una via certa in una cofa cotanto 
pericoJofa, mentre nel negozio della 
peftilenza liamo obbligati a tenere 
la fèntenza più ficura, non la proba* 
bile. 

Efpone i giufti rigori nel Capitolo 
Vili, co’ quali volevano , che fodero 
dati in nota tutti i cadaveri de’ buoi, 
e che fodero feppelliti, o abbruciati . 
S’eftende di nuovo a far vedere con 
molti efempli, cavati particolarmen- P.4» 
te dalle vecchie ftorie più certe , di 
pedi nate per cagione di morti cavalli, 
e buoi infepolti > e qui moflra la dili¬ 
genza, e la prudenzaRomana, e la mu¬ 
nificenza del fommo Pontefice in aiu¬ 
tare i poveri nel feppeilire i buoi, o nell’ 
abbruciargli, dove era, il comodo, 
notando varie altre fapientilfime , e 
generofe cautele, tutte ad oggetto p ^ 
che l’aria non mai s’infettalfe^ \ 

Nel C'ap. IX. efpone la mirabile mu¬ 
nificenza di S. S. verfo quelli, che nel 
tempo della pelle bovina erano ridot,- p. f o. 
ti a povertà> e nel X. il modo, comp M!* 
fu provveduto , che i buoi non man- p. yx; 
calibro per coltivare il terreno, e nell’ 

P 4 XI; 
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P> M* XI. qual cofa folle opportunamente da- 

bilita , per tener lontana la vicina 
caredia, che poteva accadere per la 
ftrage bovina. Così fegue in varj Ca¬ 
pitoli , altro non faccendo, che ido¬ 
neamente narrare le opportune prov¬ 
vigioni , i mezzi, gli ajuti, gli ordi¬ 
ni , e quanto era necefsario sì per mam 
tenere il popolo, da tante mi ferie op- 
preflo, in una beata abbondanza, sì per 
troncare le liti , che potevano nafee- 
re fra i padroni, e gli agricoltori, e 
finalmente per confervare lo dato in 
un’ottima quiete, e rimuovere que’di- 
fordini, che in limili univerfali cala- 

y.6S, mità fono quali inevitabili . Nell’ulti¬ 
mo Capitolo di queda I. parte dimo- 
dra , come per lo buon governo, e 
per le cautele ufate cefsò nello fpazio 
di nove meli una sì fierapede,ponen¬ 
do in fine il numero degli animali 
bovini morti , o almeno di quelli, 
che furono dati in nota , i quali fra 
buoi, o vacche , tori, vitelli , bu¬ 
foli , ed altri di fimil razza , afeefero 
alla fomma di 26252. Conchiude in 

9.70. gra2ja de’poderi con un prudente, e fa- 
vio ridretto di quanto ha efpodo, no¬ 
tando con molto utile quegli ajuti , 

che 



Arti coio IX. 545 
che fono flati felici, e quelli, che non 
hanno all’efpettazione corrifpoflo ; ac¬ 
ciocché, quando mai più occorrere, de’ 
più opportuni fi polla far ufo : cf- 
fendo quello il frutto principale di 
quella iua lodevolilfima fatica. Efpo- 
ne i mali, che dalla pelle de’buoi han¬ 
no l’origine, cioè ( i ) il danno di tut¬ 
ti gli armenti >(2 )la pellilenza degli 
uomini dalle marce, e fetor de’cada- 
ri > ( 3 ) la penuria delle carni ; ( 4) la 
difficoltà di prello riparare la llrage 
degli armenti > ( 5 ) finalmente la ca- 
rellia . Defcrive le provvigioni fatte 
per allontanare i fuddetri mali , cioè 
1. icommerzj levati ; 2. gli ordini ri- 
gorofilfimidi farfubito feppellire i ca¬ 
daveri de’buoi, acciocché infettando 
l’aria non paflàfiè da quelli negli uo¬ 
mini j 3. il far venire da tutte le par¬ 
ti non infette buoi, agnelli, e cabra¬ 
ti ; 4. far empiere fubito tutte le fisti¬ 
le di buoi , e comandare , che nò vi¬ 
telli, nè giumente d’un’anno piùfìuc- 
cidefTeroi 5. fare in tutti i modi,che 
fodero feminati i campi, ajutando i 
popoli con denari, frumenti ,befliami, 
e con quanto vi era di bifognevole , 
riflettendo in fine accader fempre mi- 

P S nori 
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nori que’mali , che più fi temono, 
faccendo il timore gli uomini vigi¬ 
lanti , cauti , e nel ricevere i confi- 
gl j più diligenti : il che non accade , 
quando con troppa confidenza lenta¬ 
mente , e improvvidamente operia¬ 
mo ; conchiudendo, effere Iddio a di¬ 
ligenti preferite, a’ negligenti lontano, 
come diceva S. Ambrogio (a). 

La II. Parte di quella Opera,veramen¬ 
te utiiiflima, non contiene,che gli edit- 

p.7i. ti, fpettanti al contagio,e all’intercf- 
fe de’ frumenti, per confegnare ad una 
perpetua memoria gli efemplari di 
quelli, acciocché, fe mai piu accadef- 
fie ( che Dio non voglia ) una limile 
dilgrazia, posano in un’occhiata ve^ 
dere , quanto con fommo utile ha la 
prudenza Romana operato. Il primo 

P- 75- fi è , che non fi conducano a Roma 
buoi da certe difiinte , e notate Pro¬ 
vincie , che allora erano infette . Il 
fecondo, che non fi pollano vendere 

p 7 ‘ pelli, o carni de’ morti buoi , e che 
gl’ interi cadaveri fifeppellifcano.Nel 

p.8o. terZ0 5 e nel quarto fi proibirono le 
p.8i. fiere, ed i mercati de’buoi , e de’vi¬ 

telli . Oltre ciò vi è una fòrmula de’ 
rime- 

( z) Homìlìar.lib.IX. enp.20. Luet. 
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rimedj adoperati, benché inutiJmen- p.84. 
te, i quali però non ha voluto trala- 
Iciare il favio Scrittore, giudicando, 
che alcuna volta posano elfere utili, 
fe più benigno folle il male . In fello 
luogo vi è un edi tto, nel quale dall’Ar¬ 
ciprete , e da’ Canonici della Balilica _ 
Vaticana è proibita l’introduzione de’ 
buoi forellieri in certo loro luogo di 
San Vietro in Formis , detto volgar¬ 
mente Campo morto , dove pure fono 
le regole, come debbono governarli. 
Il fettimo è un bando fopra le a degna¬ 
zioni delle malferie di vacche bian- p.py, 
che, con la proibizione, che vende¬ 
re non li pollano , nè comprare per 
macellare, buoi aratori, e atti ad ara¬ 
re , nè eftraere dal territorio , e di- 
ftrettodi Roma. Tratta l’ottavo edit¬ 
to delle denunzie da darli degli ani¬ 
mali morti, e della maniera del lèp- , 
pellirli. Il nonoèlòprale future le- 
menti. Il decimo è un bando da of- p.ipy. 
fervarlì da’ macellai nel vendere le 
carni de’ buoi, vacche, vitelle, e bu¬ 
fale, dovendo èffer prima diligente¬ 
mente difaminate , e didimamente 
marcate. Gravillìme pene contiene l’XI. 
editto, fe infepolti i cadaveri lafcialfero. 

P <S Ma 
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f tìu Ma troppo lunghi faremmo , fc 
volemmo far parola di tutti , che fo¬ 
no di numero diciotto ; laonde ci 
porteremo alla III. Parte , nella quale 
il chiariamo Autore fatto l’ufficio di 
incero itterico , snoftra il fuo al- 

p , ,to fa pere dì filofòfo , e medico . In 
’ quella con ragioni filofofico-mediche 

\ agitano la natura, i fegni, i finto- 
\ ^ cagioni, ed i rimedj j e pre¬ 

metto un breve proemio, incomincia 
>i44.nel primo Capitolo a far vedere con 

rara erudizione , cavata dagli antichi 
Scrittori, e inttno dalie /acre carte > 
come quella forta di pelle ha ne’tem- 
pi andati altre v-olt.e latta ftrage di ar¬ 
menti . Apporta un Carmen Severi 
Sandi , ideji Endeleichi Rhetoris de 
mortibus Boiim, attai elegante, intro¬ 
ducendo tre Pallori Egone, Bue ilio y 
t Titiro, che raccontano limile dilgra- 
2ie, e la guarigione in fine , che fu 
il fare una croce nella fronte de’buoi. 
Vuole, che quello Autore fn più an¬ 
tico , e diverfo da Severo .Attilio 
Poeta Crittiano lotto Valentin^no 
Augnilo , epenfa , che fotte Aqui¬ 
lano . 

Moftra nel II. Capitolo , che 11 
male 
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male, che opprefi'e i buoi, fu vera pe¬ 
lle i ed efpone i fegni , i fintomi , e 
tutto ciò, che ne loro cadaveri fi of-P-1?!* 
lèrvava » del che non faremo parola, 
come cola nota, e di cui già parlam¬ 
mo abbaftanza , quando nel noftro 
Giornale abbiam date le notizie de’ 
libri ideiti a tal fine. Palla egli poi a 
cercare, per qual cagione quello mor¬ 
bo attaccò folamentei buoi, e non gli 
altri animali . Dice, cheniuno me-p.iy^ 
glio d’Ippocrate lo deferire, quando 
nel fuo libro de flatibus pole in cam¬ 
po quella flelTa quifiione, e da par fuo 
la fciolfe . Caufa ( fono quelle le fue 
parole ) eft propterea quod corpus a 
torpore , natura a natura , nutrimerk- 
tum a nutrimento differunt. ^0» enim 
omnibus cmimalium generibus incongrua 
eadem , vei congrua funt , fed alia 
aliis conveniunt, ec. Fa poi vedere il 
nollro dottilfimo Autore averlo ce¬ 
mentato male coloro, che hanno vo¬ 
luto illullrarc quella fentenzacoll'elèm- 
pio degli Homi , che fi palcolano di 
cicuta, dalle coturnici cibantrfi dell* 
elleboro, nero , de’ tordi, che le can¬ 
terelle mangiano, e limili , che agi» 
Uomini, c a moltiiSmi animali fono 

con- 
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contrarj ; imperocché egli confiderà 
p.ijS- l’aria, come piena d’innumerabili cor- 

picelli divertì, di manicrachè quegli 
animali , che là refpirano, tutti in- 
fieme queTemi afforbono, i qualien- 
trati ne’ loro corpi non fogliono fare 
gli effetti medefimi. In alcuni frimo- 
lano i folidi, in altri tu rbano i flui¬ 
di, e per la diverfità delle vie, e de* 
tubi colando que menzionati corpicel- 
li, e in varie maniere difpotìi, fan¬ 
no fughi molto didimili , o nocivi, 
o falutevoli. Apporta f efèmpio del¬ 
le piante, che in poco fpazio di ter¬ 
ra cotanto diverfe nafcono , e fi nu¬ 
trirono , non per altra cagione , fe 
non che divertì aliti, c fughi, da di¬ 
vertì fpiragl; della terra ufcenti nelle 
boccucce delle radici, indi nelle vi¬ 
gere delle piante fi intrudano ( ben¬ 
ché alcuni da’ pori non proporzionati 
vengano efclutì ) i quali fughi certa¬ 
mente, quantunque foflero della ftef- 
fa forza, e natura, effendo ricevuti, 
e feltrati per varj canaletti, efifonci- 
ni, è neceflàrio , che in maniere in- 
numerabili mutino la loro crafi, e fi¬ 
gura , acquitrino altre ed altre natu¬ 
re, e fieno a divertì moti, ed incli- 

nazio- 
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nazioni (oggetti: dal che addiviene, 
che i fluidi de’vegetabili fra fe cotan¬ 
to dilfimili nafeano . Aggiugne , ri¬ 
trovarli in tutti gli otricoli de’ Temi 
un certo nativo fugo, che a guifa di 
fermento tutto ciò, che dalle boccuc¬ 
ce delle radici per analogia vien ri¬ 
cevuto , in l'uà natura converte . Per 
quella ffeffa ragione penfa, che negli 
animali , sì per la varietà de'Tali * 
de folti, e degli fpiriti, i quali coni’ • 
aria , c col pafcolo lì ricevono ; sì 
per la diverfa teflura delle parti fo- 
de, e tempera , e mefcolamento del¬ 
le liquide ; sì per la forza del fermen¬ 
tare de’ nativi fughi, quegli flelli flelfif- 
lìmi corpicelli alcuna fiata , e in un 
certo folo genere d’animali fi innalzi¬ 
no all’ indole oiliciffima di veleno , 
che la morte poco dopo apportano. 
Dal che deduce, per qual cagione fo- 
lamente i buoi quella volta abbiano 
pagata la pena, e gli uomini fieno re- 
flati liberi, e illefi. 

Riferifce alcune colè degne di o£ 
fervazione, notate in divertì tempera-p. 16©* 
menti, e fpecie di buoi , delle quali 
la ragione ingegnofamente ne rende : 
come per qual cagione i buoi pingui 

fofTero 
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foriero più facilmente attaccati dal 
contagio, che i magri ; i vitelli più 
cibile bufole periflcro, falvo le madri; 
e le bufole Aerili , e pingui morif- 

' fero. 
fc>.i6i. H capo V. è deftinato alladifamina 

d’una nuova opinione intorno alla mor¬ 
talità de’ buoi , fparfa in quel tempo 
per Roma, cioè , che la cagione di 
un così orrido male folfe una fpecie 
d’infetto , chiamato da Arittotile , 
Buprefte, del quale fa menzione anche 
il Tetto nella L. 3. §. alio Senatus Con¬ 
flitto ff. ad Legern Corneliam de Sica- 
riis. Apporta pereftefola fcritturadi 
quefto Autore, prefentata à S. Santità, 
in cui pretende di moftrarc, come que¬ 
fto animale era cagione di una tale 
mortalità , riferendo un* affettato di 
Catellano Cotta, Giureconfulto Mila- 
nefe, ne* fuoi Memoriali pag. 549. rife¬ 
rendo pure ciò, che dice Plinio , ed 
Aleflandro d’ Aléfìandro ; per cui ap¬ 
porta i rimedj dagli Autori fuddetti 
defcritti, che fono il Moflo, o la Sa- 
pa , o YOnfacino . Il noftro Monfig. 
Lancili prende a difaminarequeftaopi- 
nionc, e apporta un’Orazione, eh’e* 

p.i$j,fece in un’Adunanza, ove fa nervofa- 
men- 
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mente vedere la Tua fallita . 

* Quella {letta fcrittura fu manda¬ 
ta dal Sig. Abate e Cavaliere Carla- 
Orario Rovelli , autore della medefi 
ma, al noftro Sereniamo Doge COR- 

, per infinuargli la fua idea, ed 
i rimedj d’un tanto male ; il qual Se¬ 
reniamo la confegnò al Sig. Cavalier 
Gidvfranccfco Morofini, acciocché Tu¬ 
bi to la mandafle al Sig. Fallifnieri y e 
ne ricercale il Tuo purgato parere ; a 
cui rifpolè con tal fondamento , ino¬ 
ltrando la fallita di quella fentcnza , 
che fubito fu polla in un perpetuo lì- 
lenzio . Scritte pure in quel tempo 
Monfig. Lancifi al menzionato Sig. Fal¬ 
li fnieri , avvitandolo della fcrittura 
ufcita in Roma, e aggiugnendo, che 
elfendolì ambedue efattamente unifor¬ 
mati ne’ lèntimenti, e nelle ragioni , 
ciò era legno di aver colpito nel ve¬ 
ro. Solamente di paflaggio fa il Sig. 
Fallifnieri menzione della detta opi¬ 
nione nella Giunta 2. alle fue Lette¬ 
re de' vermicelli peflilenziali de' buoi, 
polla nella Raccolta divar] Trattati del 
medclìmo fatta da Gio. Gabbriello 
Lrtz, Tanno 1715. pag.82.^.2^. * 

Pro* 

* QSSTttVAZTONS. * 



354 Giorn. Db’ Letterati 

Propone nel Capitolo VI. un' altra 
p.J/J-idea del fuddetto male , giutta l’opi¬ 

nione di alcuni, i quali volevano, che 
fojje un verme, che nafte (fé nelle nari¬ 
ci de' buoi appreffo il cranio, e ad una 
morte così violenta gli riduceflè. Lo 
chiamavano acceltone, o mal del ca- 
firone, dal quale dicono venire anche 
infettati i cavalli , e ne apporta i ri- 
medj. * Che nelle caverne del nafo, 
e della fronte delle pecore, de’ caftra- 
ti, delle capre, de’ daini, de’ cervi, 
e limili li trovino vermi colà nati da 
uova deportate da certe particolari 
mofche, i quali li nutrichino , come 
in un nido proporzionato , e eretta* 
no, fìnattantochè divengano crifalidi, 
e di nuovo in mofche limili a’ loro 
genitori li fviluppino , quello è verillì- 
mo per ottervazione del Sig. Vallif 
nieri (a) i ma che poi lì trovalfero 
nel nafo de’ buoi, e follerò di quella 
razza, e che la morte così pretto ca¬ 
gionare potettero, quello è fillittimor 
concioflìachè non uccidono mai i ca- 
ftrati, le pecore, le capre, i daini, e 

icer- 

* OSSERVAZIONE. * 
fi) Efperienze, edOfferv. ec. In Padova, 

1713 • pa^.^6. e nelnojlro Giornale. 
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i cervi , quantunque alle volte ecci¬ 
tando prurito, loro cagionino qualche 
fmania, e qualche volontà di cozzare. 
E pur vero ancora, che dal nafo d’al- 
cuni buoi appellati ulcivano vermi , 
infierne con mucellaggine putredinofa 
rimefcolati, come lì può vedere nella 
Lettera de' vermicelli peftilenziali de’ 
buoi del citato Sig. Falhfnieri, e nelle 
Annotazioni fue {a) perolfervazione 
anche del Langio; ma quelli erano di 
mofchc ordinarie, calualmente tirate 
dall’odore cadaverofo, e colà volate a 
deportarvi le uova, ed era un feno¬ 
meno , diremo così , confecutivo al 
male , non cagione del male > oltre 
che in quel lìto cavernolò, e fuora del 
cervello polli , non polfono mai ap¬ 
portare la morte. * 

Segue dunque con giullizia Monfig. 
Lancili , a far conofcere l’errore dip 
quelli, che ciò credettero , volendo, 
che fodero qualche volta veri polipi, 
generati dalle Itelfemucellaggini delle 
narici, che co’ fuffumigj alquanto di- 
fciolti, folfero cacciati fuora dal bue 
fternutante, e folfero malamente cre¬ 
duti vermini. 

Palla 

(n) Raccolta, ec.prejfo l'Ertz.pag-7L$«X* 
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p.171. Paffa nel feguente Capitolo a ri¬ 

cercare , fe la pelle bovina nafca da 
una particolare fpecie d'infetti, che il 
contagio promovano, come hanno pen- 
fato i Sigg. Fallìfnieri , Cogrofjì , ed 
altri, del che dice , effe rei molto ve- 

P-V^ri'fimili conghietture . E in verità fi 
dichiara , che fenza alcun contrailo 
abbraccerebbe quella fentenza , fe a- 
veffe potuto cercarci detti vermicelli 
nel fangue de’buoi , o almeno, le a 
cafo gli avelie potuti vedere : ma per¬ 
ché non ha veduto vermi, le non nel¬ 
le narici, cute,bocca, e fàuci, perciò 
penfa la colà probabile , ma non an¬ 
cor certa : 'Tfon dubitantes tamen, quia 
higufmodi hypotbefis ad eas fit referen¬ 
za , qua:, licei nudis fenfibus ftnt im¬ 
pervia , effe tamen vera, ac tempore, 
diligentiitque tn clariorem lucem profer¬ 
ri &poffunt, & folent. 

Non niega, che il fangue, colmi- 
crofcopio, nonpoffa effe re flato offer- 
vato vermi nofo j ma dice, doverli que¬ 
llo nuovamente ollèrvare, mentre da¬ 
gl’ inlètti dell* aria può fubito effere 
occupato , dichiarandoli crucciofo , 
per non potere Aabilire quella colà 
per certa, che per altro è molto ve rili¬ 

mile. 
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mile, dTendo fiata ammcfla non foJo 
da moderni , ma ancora da antichi 
graviilimi Autori, come da Varronc 
(a) e da Columella (b) che ancora più 
chiaramente l’efpone. Ma perchè alia 
pubblica utilità nulla importa, che il 
miafma contagiofofia animato, onon 
animato, purché fi trovi il rimedio , 
che fpecifìco , ficuro , infallibile da 
mente umana non è ancora flato ri¬ 
trovato > perciò balla al chiarilfimo 
tutore il poter dire , eflere fuor di 
dubbio , ^he quella Temenza è da nu¬ 
merarli fra le probabili : multumquc 
apud rempublitam lìtertriam pra acte- 
ris promeritum fuijje doElijJìmum Fai- 
lifneriumy qui effatumhocde vermibus 
in bovilla pefìe pluribus conjefturis ex- 
plicaverit. Per tanto fi veggano le nuo¬ 
ve ^Annotazioni, o Giunte fatte dal det¬ 
to Sig. Vallifnieri , jper corroborare 
Tempre più la detta Temenza nella Tua 
eitata Raccolta di varj Trattati. 

Il Capitolo Vili, contiene l’opinionp.iff. 
dell’Autore , per iflabilire la quale 
premette alcune ollèrvazioni, che To¬ 
no i ( i.) Che niuno armento, obue 

da 

( a) DeReRufiica. Lib. I. Cap, XU. 
(b) Lib.U. CapMl. 
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da Te lleffo, ma Tempre per contatto’, 
o fomite fia flato da quello male affa¬ 
li to , e di aver aperto l’adito a queflo 
contagio, non folamente un qualche 
bue infetto, ma molto più frequente¬ 
mente la vicinanza de’ pallori, o de 
mulomedici, o veterinari , o de’ cani, 
o d’altri animali, o limili, che i buoi 
infetti avevano praticato, portando fe- 
co i Temi, cioè il fomite del medefì- 
mo. ( i ) Che il mortifero veleno , 
che per contagio affalifce i buoi, quan¬ 
tunque nel principio piantila fede nella 
bocca, nelle narici, negli occhi, e nel¬ 
le fauci ; nulladimeno propagali dipoi 
nello llomaco, ne’ polmoni, e ne vali 
fanguigni, e nervoli, ed imprime nel¬ 
le parti folide , e liquidevarieaffezio- 
ni , le quali, parte negl’ infermi per li 
fintomi, parte ne’ cadaveri, per mez¬ 
zo del taglio , apparirono. (3) Che 
gli animali, che morivano, erano tra¬ 
vagliati non tanto da un’ardentilfima 
febbre, quanto da una difficultà di man¬ 
giare, d’inghiottire , e di refpirare ! 
per lo che s’offervavano ne’ morti la 
lingua, le fauci, i polmoni, e i pri¬ 
mi ordigni della concozione gualli, e 
malmenati da tumori, ulcere , infiam- 
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magioni , c sfaceli. ( 4 ) Che fola- 
mente que’ buoi, e per verità molto 
rari , la morte fuggirono , a’ quali 
abfcelfi, o decubiti in forma di tuber¬ 
coli , di fcabbie , di cadimento de’ 
peli , o ragadi ne’ capezzoli delle 
mammelle, o nelle gambe fi videro; 
di maniera che molto pochi, alfaliti da 
quello male, guarirono. 

Da quelle premelfe deduce, che ven- 
ghiamo con chiarezza ammaellrati , 
non eflère altra cagionedella perte bo¬ 
vina , che un corpo, o particelle d’un 
corpo, le quali di una fomma fotti- 
gliezza, velocità, e attività donate , 
in brevilfimo tempo fi muovano, tal¬ 
ché prello balzino da uno in altro cor¬ 
po o per contatto, o per fomite. Ca¬ 
va parimente dalle premelfe olferva- 
zioni , contenerli quelli fottilifiimi 
corpicciuoli fotto il genere di quelli , 
che irritano, che rodono, e turbano 
la telfitura , il moto , e la tempera 
non tanto delle parti fode, quanto del¬ 
le liquide ne’ buoi : il che è il medefi- 
mo, che dire, avere quelli una rab¬ 
bia , e un’ indole di veleno partico-p.177, 
lare, il cui proprio fi è, che, men¬ 
tre gualla , e diilrugge la macchina 

de- 
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degli animali, fa parimente, che cor- 
picelli a fc fimili, in gran copia, nel 
corpo, che aflalifce, fi eccitino , fi 
fpieghino, o fi fviluppino, e col fuo 
contatto fi moltiplichino . Dal che 
avviene , che non {blamente quelle 
molecole, che nel principio del con¬ 
tagio pacarono dagl’infermi ne’ fani, 
fanno tanta ftrage, ma ancora quelle, 
che di nuovo aggiunte , e commoffe 
acquiftano la llelfa venefica forza . 
Ciò prova con l’oculare oflervazione 
de’ fermenti, come quello del pane , 
che tutta la mafia della palla corrom¬ 
pe, e in fua natura converte; del vi¬ 
no dolce, che con la giunta d*un po¬ 
co d’aceto inacetifce > e del veleno 
della vipera, che in breve tempo tut¬ 
to contamina , e guafta. Pcnfa dun¬ 
que , che la cagion della pelle fia un 
peflifero fermento, che alfalifce gli oc¬ 
chi , le narici, e la bocca ( che fono 
le vie più aperte) e perciò {limolando 
fubito quelle parti fa ulcire la mucel- 
laggine , e le lagrime > d’indi per lo 
llomaco, e per li polmoni palla nel 
fangue , e nel genere nervofo , por¬ 
tandoli in quelli, mediante l’aria, le 
bevande,ed i cibi . Data quella ipo- 
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teff, fpiega i fenomeni , che appari- 
rono ne’ buoi appellati, e per non re¬ 
plicare le cofe altre volte da lui pub¬ 
blicate, fi rimette all’ epiftolare differ- 
taxione mandata già a Monfignor^to-P,I;f?- 
turno Maria Borromeo , allora Teati¬ 
no,o Cherico Regolare, ora Vefco- 
yomeritilfimo di Capodiflria, la qua¬ 
le allora fu fcritta in idioma tofcano, 
ed ora e in quell’opera traslatata in 
latino. In quella fi leggono molte co¬ 
te, fpettanti sì alla forza, e alla na¬ 
tura del pellifero contagio , sì al mo¬ 
do , e alle llrade , per le quali quello 
venefico ferménto negli animali fi in¬ 
furia , sì per Spiegarne gli effetti, e 
cali varj accaduti ; della quale non fa¬ 
remo altra parola, avendone già da¬ 
to un fucofo eftratto in due de’ noftri 
giornali (a). 

Nel Capitolo, che fegue, cerca il 
rimedio di quella pelle bovina , e con** * 
la fua folita ingenuità, e faviezza af 
fenice , non ellerlène ritrovato alcun 
certo, e fpecifico rimedio, come po¬ 
chi, fra tanti, che vennero adopera¬ 
ti, furono veduti innocenti , e molti 
pericolofi , giudicando però necef- 

Tomo' XXVIII. Q_ fa. 

(a) Tom.2X.pas.WS.Tom.X.p.li4. 
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fario, che lo fappiano i pofteri, per 
poterti in cafofimile con più ficurezza 
governare . Efpone adunque ad uno ad 
uno i rimedj,e ne dice gli effetti, o buo- 
ni, o rei, che ne feguirono, confèf- 
fando poi , che di tanti efperiment» 
in Roma, da niuno s’ebbe quel vali» 
do, e bramato foccorfo, che fi afpet- 
tava. 

Non trovò più certo , nè più in¬ 
fallibile rimedio per tener lontana la 

PiJ?-pefle^ che troncare affatto il commer- 
zio non lòlamentede’buoi infètti,ma 
d’ogni altro corpo, che potefle effere 
infettato , provando ciò con Tefèm- 
pio, con l’autorità , e con la ragio¬ 
ne , e dando le regole neceffarie per 
eie ottenere* Mote, quarìto fia fiata 
profittevole la dieta, del che pure ne 
fece menzione nella citata Differì:alcio¬ 
ne epiftolare al §. XXXV* conchiuden¬ 
do nell’ultimo Capitolo con urta ap¬ 
pendice y i e fomma de” configli , \ me- 

p'll6*dialrtte( i quali polla la pelle bovina 
preftamente eflerminarfi. 

Defcritta dall’eruditiffimo Autore 
con un metodo così chiaro , e per¬ 
fetto tutta la fioria della fuddetta pe¬ 
lle, chiude il Libro con un'altra più 

bre- 
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breve fioria, e con un giudicio , e 
conlìglio da lui efpoflò agli Eminen- 
tifllmi Cardinali , i quali prclèdeva- 
no alle Confulte delle città , e delle P-44r* 
terre dello Stato Ecclefiaflico, intor¬ 
no all' epidemìa de' cavalli, che infie¬ 
rì in Roma m tutta la primavera deli 
armo 1712. E’ quella dunque , come 
una prudente, e neceffariaappendice, 
per utile della patria , e de’poderi, 
d fendo il frutto delle calamità in que¬ 
llo mondo, il far memoria delle me- 
defìme, sì per guardarli in avvenire 
più cautamente, e più opportunamen¬ 
te dalle medefime, sì perchè gli altri 
dal noflro pericolo ammaellrati, pof- 
fapoin tempo, e con matura pruden¬ 

za alle cole fue provvedere . Anche 
quella fu ftampata nella nollra lingua 
in Venezia , ed in Napoli, ed ora ò 
qui tradotta in latino, e già ne dem¬ 
mo l’ellratto nel Tom.XIF. pag. 6j. on¬ 
de: non altro ci refia, fe non lodare 
Hndefèlla diligenza del noflro chia¬ 
rimmo Autore, da cui in breve affet¬ 
tiamo airre Opere fudatiffime , c di 
eterna .lode. 1 

5 " ' : i; . f 
Stq f . <• i>; y?dij M ,5 

Q. z AR.- 
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ARTICOLO X. 

Letterati Italiani, morti in quefl' anno 
MDCCXrn. fino a tutto Giugno. 

IL preferite anno è flato univerfal- 
mente funefto alle buone lettere , 

Elle di là da i monti han fatte perdi¬ 
te grandi e confìderabili . Il Leibni- 
zio, il Kuftero , e tanti altri , nomi 
tutti chiariltimi apprelfo il mondo eru¬ 
dito, ne fono pur troppo evidentiflì- 
ma prova. La noflra Italia lì è aneli’ 
élla gravemente fcoUà per la morte di 
molti fuoi letterati. Eifendo ef!ì in 
qualche numero , ciò ne ha obbliga¬ 
ti a fèpararli dalle Novelle letterarie, 
e a metterli in un Articolo a parte , 
olfervando in elfo l’ordine cronologi¬ 
co della lor morte. 

I 

Da più parti è arrivato a Venezia, 
éa Firenze il funefto avvifodella mor¬ 
te del Dottore ALESSANDRO PI¬ 
NI , Fiorentino , mancato di pelle 
dentro il Gennajo palfato ne’ Bagni di 

w Co- 
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Colhmtinopoli. Egli fu fatto fchiavo 
da’Turchi inlìeme con tutta la fua fa¬ 
miglia 1 anno 1715. nella prefa di Na¬ 
poli di Romania . Tanto più a’Tuoi 
congiunti riufcì dolorofa la novella 
della fua morte , e principalmente al 
chiariflìmo Sig. Antonfrancefco Mar¬ 
mi , Cavaliere di Santo Stefano, fuo 
cugino , quanto che allora appunto 
trattava!! del fuo rifcatto. 

Nacque egli in Firenze li Maggio 
dell’anno 1653. Bartolommeo Pinzino 
padre,gli fece imparare i primi elemen¬ 
ti della gramatica fotto la difciplina 
di Don Giambatifla Fantaccini, Sa¬ 
cerdote Romagnuolo , che per otto 
anni continui egli tenne a tal’effettoin 
fua cafa . Di anni dieci lo mandò alle 
pubbliche fcuole de’PP. Gefuid inlie-i665; 
me con Federigo fuo fratello, che poi 
fattoli Religiofo Cappuccino , vive 
anche in oggi col nome di Fra Ber¬ 
nardo. Giunto poi Alelfandro all’età „ 
di anni fedici , ebbe dal Gran Duca 
Ferdinando un luogo da lludiare nel¬ 
la Sapienza di Pifa,ove d’anni 2 6.fi ad-k,79. 
dottorò in filofofìa e medicina. Egli pe¬ 
rò feppe anche.in Bruirli nella conolcèn- 
za dèlie cofe botaniche,e in quella dell’ 

Q. 3 eru- 
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erudita antichità i e quelle cognizioni 
fi perfezionarono in lui, ed a lui mol¬ 
to giovarono ne’molti e lontani viag¬ 
gi, che egli intraprefe. Ritornato in 
Firenze cominciò a far le fue prati¬ 
che, nella profellìone di medico, còl 
celebre Francefco Redi, e fu introdot¬ 
to nell’ Arcifpcdale di Santa Maria 
Nuova , di cui era Spcdalingo Don 
Michele Mariani , da cui fu ama¬ 
to e ftìmato (ingoiarmente ; talché , 
quando il Pini fu di ritorno da Co- 
ftantinopoli, con animo però di tor¬ 
narvi , il Mariani , eflèndo defidero- 
fo di ritenerlo a Firenze , gli diede 
promeffa di farlo medico a provvifio- 
ne nel detto fpedale. 

A tutte quefte , e anche maggiori 
fperanze di avanzamento , che il fuo 
merito poteagli afficurar nella patria, 
prevalfe l’amore di veder nuove terre, 
altri popoli, altri coftumi. Il primo 
fuo viaggio fu adunque nella Moreafo- 
pra le galee di Tòfcana , comandate 
allora dal General Guidi, Volterra¬ 
no , in tempo che ancor viveva fuo 
padre , e fervidore attuale del Gran 
Duca Ferdinando li. e poi del regnan¬ 
te Cofìmo III. 

Se- 
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Seguita la morte del padre, fu fpe- 

dito dal Gran Duca fuo Signore nel 
Cairo per candire la calila frefca, e 
per farvi fcoperte di nuovi femplici, 
dandogli in oltre qualche altra com- 
milKone particolare e fegreta. A quel¬ 
la vada città egli pervenne li 22. JYJan- 
zo dell’anno 1681. dopo un mefe ap¬ 
punto di fèliciffimo viaggio, dacché s’ 
era a Livorno imbarcato . Ritrovò 
quivi il Sig. Domenico Cantieri, Pifa- 
no, che flava al governo de i Paggj 
del Gran Bafsà dell’ Egitto , il quale 
chiamava!! Qchius Ofman , cognato 
del Chiuperlì , Gran Vifire . E per¬ 
chè il candire la calila del Cairo è con 
févere leggi da i Turchi proibito , 
riufeì al Cantieri di prefentare il Pi¬ 
ni alla conofcenza del Governatore 
fuddetto i anzi nel medefìmo tempo 
efsendo avvenuto, che quello Signo¬ 
re cadde indifpoflo di una fluflìone in 
una gamba, il Pini fu introdotto alla 
cura di lui, e gliene riufeì la fortuna¬ 
ta guarigione : onde fàcilmente otten¬ 
ne tutto il bifognevole al fervigio , 
per cui era flato fpedito t Gli acqui¬ 
lo pure gran nome in quella Corte i’ 
aver medicato ? e rifanato l’Agà de’ 

-ut. Q_ 4 Gian- 

1680. 

1681. 
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Giannizzeri, che bene fpeflfo da acer¬ 
bi dolori di tetta era moleftato cd af¬ 
flitto . Si fermò nel Cairo fino a i 29, 
del mefe di Dicembre: nel qual tem¬ 
po vide quanto poteva efifer degno del¬ 
le ottèrvazioni di una perfona lettera¬ 
ta, cioè a dire, ogni forta di antichi¬ 
tà, mummie di Principi antichi, mo¬ 
nete , libri, infcrizioni, e fopra tut¬ 
to le famofe piramidi, che fono fuori 
del Cairo, prendendo di ogni cofa efat- 
ti e fedeli difegni, i quali dipoi con 
molte rare medaglie, e con tetti arabi 
a penna di mattematica e medicina, e 
con altre curiofità fpedì per Livorno 
fopra una fciaica greca, che per bur- 
rafea mileramentefi affondò nelle ac¬ 
que di Acri, e con tutto il fuo baga¬ 
glio perdette!?. 

17Si„ Era fuo difegnodi prendere imbar¬ 
co in Aleflandria $ ma allora non ef- 
fendovene proffima congiuntura, ven¬ 
ne in deliberazione di vifitare la Terra 
fanta , e principalmente la città di Ge- 
rufalemme , dove pervenne li 8. del Te¬ 
gnente Gennajo. 

Giunto che fu di ritorno a Firenze, 
edettèndo venuto in fofpetto, che non 
molto bene a vette adempite lefegrete 
. com- 
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:ommillioni, che gli erano fiate affi¬ 
date , cioè di ricondur feco il Can¬ 
teri , fe ne partì difguffato in capo di 
tre meli, e trasferitoli a dirittura a Ve¬ 
nezia , ci trovo per fua buona forte lo 
fielfo Cantieri, al quale era felicemen¬ 
te riufeito di fcappare dalle mani de’ 
Turchi tra mezzo le truppe Tedefche, 
allorché quegli tentarono 1* affedio di 
Vienna. Il Cantieri fece ogni sforzo, 
ond’eglifecoritornalTe a Firenze, allì- 
turandolo , che egli ftelfo lo avrebbe 
colà pienamente giulffficato : il Pini 
però volle ad ogni patto imbarcarli fo- 
prale galee Veneziane in qualità di me¬ 
dico dell’armata, del qual carattere era 
flato onorato con decreto dell’Eccel- 
lentiffimo Senato , ben perfuafo della 
abilità e fperienza di elfo. Molti anni 
fervi egli dunque nella guerra della 
Morea, dove anche AlelTandro Moli¬ 
no , Capitano delle Navi, lo volle 
predo di fe ; e fu sì utile l’opera fua, 
che non fold lì guadagnò l’affetto dei 
principali Comandanti, e Ufficiali, ma 
ancora dopo la prefa il Napoli di Ro¬ 
mania, ne ottenne in premio in quel¬ 
la Provincia c calè e poderi di non po¬ 
co momento. 

Q, $ Innan- 

1686. 
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Innanzi di partir di Venezia erad 
egli per conformità di genio, edidu- 
dj dretto in amicizia col Dottor Ja¬ 
copo Grandi, Modanefe, Medico Pro- 
feflbre di Notomia , e Accademico 
della Crufca, i cui fcritti , che fono 
paflati alla Pampa, quantunque pochi 
in numero, e piccioli in mole, fono 
badanti a farlo conofcere per uno de’ 
maggiori ingegni , che avelie il feco- 
lo, non tanto nella medicina, e nella 
fìlofofia, quanto in qualunque genere 
di erudizione. Con loccadone pertan¬ 
to , chef andavano avanzando gli ac¬ 
quili! delibarmi Venete nella Morea,eb- 
bero l’un l’altro occafione di fare dot- 
tiflìme odervazioni fopra le antichità 
di quel regno, dove non v’ha sì piccio¬ 
lo luogo, che nonfìa per qualche gran¬ 
de azione o nella doria, o nella favo¬ 
la lègnalato. Una lettera del Pini die¬ 
de dimoio al Grandi di drivere quella 
dotta. Kifpojìa fopra alcune rìchiejle in- 
torno Santa Maura e la Trevefa > la 
quale d legge dampata in Fenezia yper 
Combi, e Lanou , 16S 6. in 12. dove a 
c.i 3*5. va dampato Yeflratto di un’al- 

’tra lettera di rifpofta allaprecedente, 
fcritta dal Dottor Pini all’amico inda- 
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ta dal Golfo di Corone li 15. Novem¬ 
bre 16S 5. e illullrata con alcune anno¬ 
tazioni dal medesimo Grandi. 

Terminò conia guerra della Morea l69* 
il fuo primo foggiorno in quel Regno. 
Fu a Venezia, dove trovò amici, e pa¬ 
droni, che con ogni dimoftrazionedi 
amore c di Itima lo ricevettero . Non 
lì dimenticò della patria, nè de’ con¬ 
giunti, portandoli a consolarli conia 
fua prelènza, ma per poco tempo, co- 
mechè anche i SereniiHmi Tuoi Signori 
faceflèro quivi ogni sforzo per non la¬ 
rdarlo partire. I fuoi interelii lo ri- 1700 
rhiamarono per la feconda volta nella 
Morea, donde di là a qualche tempo 
:onvennegli allontanarli, invitato per 
medico dal Cavaliere Afcanio II. Giu¬ 
lio Giuftiniani , eletto Bailo a Co- 
lantinopoli , e poi dignilfimo Proc¬ 
uratore di San Marco. Sette anni fu¬ 
rono fpeli in quello fervigio da elfo , 
ìell’ultimo de’quali, cioè adi i.Feb- 171» 

drajo dell’anno 1710. prefe in moglie 
[a Sig. Elena. del quondam Francefco 
Mafie lini, gentiluomo oriundo da Pe¬ 
rirò, maaccafato da lungo tempo in 
Pera di Coftantìnopoli, dove la fua fa¬ 
miglia era una delle piu cofpicue fra i 
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noftri Latini. Con una fua lettera in 
data dal Lazzeretto vecchio dLVene- 
zia li 14. Giugno dell’anno medefimo, 
fcritta al Sig. Cavalier Marmi , fuo 
cugino, gli diede parte di quello Tuo 
accafamento j ficcome con altra gli 
avea defcritte le nobili qualità della 
moglie , pofl'editrice , fra l’altre fue 
doti, di cinque lingue, giufla il co- 
fiume di quelle parti . Contratto ap¬ 
pena il fuo matrimonio , dovette la- 
lciar la moglie, già gravida, a Pera 
predo il cognato Giovanni Maflèlini, 
e feguitare nel fuo ritorno a Venezia il 
Bailo Giulliniani, con animo però di 
ritornarfene ben predo in Levante , 
ficcome fece nell’Ottobre dell’anno me- 
defimo, alfidito con ampiiilime Du¬ 
cali appreflo il Generale della Morea, 
onde gli fodero quivi affegnati nuovi 
iòndì ed entrate in ricompenfa de i 
pubblici fervigj predati. 

f Ma quando fperava di godere in quel 
Regno, ove conditile da Pera la mo¬ 
glie, un figliolino , e’lcognato, im 
pieno frutto de’ fuoi travagli e fàtiche, 
accadde l’improwilà inondazione dell’ 
armi Ottomane, ed egli in Napoli di 
Romania, fu fatto fchiavo nella uni- 

ver- 
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verfale fciagura, che alni, oltre alla 
perdita di quanto aveva, tanto fu più 
dolorofa, quanto che la vide comune 
a tutta la fua infelice làmigliajelìcco- 
me quella venne in potere di un Turco 
computilèa, così egli cadde nelle ma- 
ni del Generale dell’ artiglieria, che 
molto bene di prima lo conolceva , 
e da cui era onellamente trattato. All’ 
avvilo della fua difgrazia. penfarono 
ben dubito i fuoi congiunti al rifcatto; 
ma nel mentre che quello era di già 
fiabilito , il contagio, come abbiam 
detto, lo tolfc di vita ne’Bagni di Co* 
ftantinopoli l’anno felfantelìmoquarto 
dell’ età fua. 

Tutti i fuoi fcrttti faranno facil¬ 
mente andati a male nella prelà e lac¬ 
co di Romania . Egli fa menzione di 
un fuo Trattatello de moribus Turca- 
rum in una lettera fcritta dal Lazze¬ 
retto al Sig. Antondomenico fuo fra¬ 
tello . Apprellb di noi conferva!] ma- 
nofcritta una curiofa ed erudita deferì* 
XÌone della Morea, intitolata il Velo- 
ponne fo, ovvero le fette Trovinole di 
quel Regno de ferine da Vaufania, ih 
luftrate e ridotte al moderno. Quel pic¬ 
colo faggio., che fi ha della fua manie¬ 

ra 
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ra nel trattar le cofe antiche iltoriche 
e geografiche, nell’ ejlratto della fua 
lettera al Gravidi, della quale abbiam 
più fopra parlato, può darci a cono- 
icere qual fia il metodo e ’l pregio di 
quella fua deferitone , con la quale 
illuftra le colè antiche, leva molti er¬ 
rori ed equivoci , efamina i fiti, la 
religione, i coturni, ed i riti, e final¬ 
mente fa conofcere qual folle l’antico 
Peloponnefo , e quale il prefente. 

II. 

Della grave perdita, che avea fatta 
gli anni palfati la città di Napoli, e 
la repubblica letteraria nella perfona 
del celebre Giufeppe Palletta , ci rac¬ 
conciava in qualche parte il genio eru¬ 
dito, e lo ftudio indefelfo, per cui fi 
era molto avanzato nelle belle arti e 
feienze , del fuo dignilfimo nipote , 
NICCOLO SAVERIO VALLET- 
T A , che dal fuddetto fuo avolo ne 
avea come ereditatoramorealle lette¬ 
re, e quel felice talento, per cui s’era 
frai dotti così altamente diftinto. La 
morte immatura di quello giovane let¬ 
terato ha riaperta , per così dire, da 

pri- 
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prima piaga, e ce l’ha fatta Sentire più 
doloroSà. 

Elfo Niccolò Saverio Valletta fin 
dalla fua più tenera età di niente altro 
fi dilettò, che dello fiudio, edell’ap- 
plicazione, vivendo Tempre tra’libri, 
converfando con gli uomini dotti del¬ 
la fua patria , e tenendo Tempre cor- 
rifpondenza con quegli de paefi lonta¬ 
ni , e in particolare con quegli di U 
da i monti, a’ quali in diverfe occa¬ 
sioni fcrilfe varie lettere , piene di 
molta, e fcelta erudizione. Fra quefte 
una ben lunga e affai dotta ne indiriz¬ 
zò al chiariamo Sig. Giovanni Clerico 
intorno alle cagioni della maraviglio- 
fa proprietà di un pezzo di legno in- 
combujìibib, allora in Napoli ritrova¬ 
to . Un’altra ne fcriflfe non meno dotta 
e curiolà al Sig. Davidi Wilkins , 
concernente igeroglifici Egiziani, pro¬ 
vando con molte teftimonianze di an¬ 
tichi fcrittori, che quelle figure fer- 
vifiéro di caratteri a quella nazione , 
contra il parere del fuddetto Sig. Wil¬ 
kins , il quale fofteneva , che eglino 
fervilfero per femplici ornamenti. Me¬ 
rita di elfere mentovata anche quella, 
che fu lcritta da lui al Sig. Jacopo Sant' 

u4r- 
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Mrnand, letterato Inglefe , intorno al¬ 
la poefta di Omero, fopra la quale tanti 
celebri ingegni oltramontani fi fono 
ultimamente efèrcitati , dividendoli 
come in due fazioni, qual per difen¬ 
derla e foftenerla in quell’ alto porto 
di credito, in cui per più migliaia di 
anni ilconfenfo de letterati e de’ po¬ 
poli l’ha tenuta j e qual per abbatter¬ 
la, ed avvilirla: rtando alla tertadei 
primi la famofa Mnna Dacier , e per 
li fecondi fattoli capo l’illultre Signor 
de la Motte. 

Ma per tornare al noftro giovane 
Valletta, avea egli una forte inclina¬ 
zione a foccorrere gli amici ne’ loro 
rtudj ,. e a fomminiftrare ad elli loro, 
con l’efempio appunto dell’avolo1, tutti 
que* mezzi ed ajuti, che gli era potà¬ 
bile , fiali di libri e di notizie fcelte, 
fiafi in avvertirli civilmente e mode- 
ftamente dì qualche mancanza , che 
fcorto avertè rie’loro ferirti, i quali 
prima di pubblicarli avertèro eglino ad 
elfo comunicati. Era egli fiate, adir 
vero, dotato di una mente affai criti¬ 
ca, e di acuta villa, e però atta a dar 
gitidicio foprafino delle materie di let¬ 
teratura. 

Se- 



articolo X*. $>77 
Seguendo l’onorato cofiume de’ Tuoi 

maggiori, diedefi alia profèflione le¬ 
gale , e in età danni venti ricevè la 
laurea di dottor di leggi j ma vie più 
in elTo crefcendo l’amore delle faen¬ 
ze, e delle buone cognizioni, fi ap¬ 
plicò allo Audio delle filofofiche, e 
mattematiche difcipline . La poefìa la¬ 
tina , per la quale aveva un genio mi¬ 
rabile , non fu trafeurata da lui : e mol¬ 
te compofizioni in quello genere fi fo¬ 
no vedute del fuo, fatte di uno itile pu¬ 
rismo , e facile j alcune delle quali 
fono anche impreffe in diverfe raccol¬ 
te di poefie fatte in Napoli in varie 
occafioni. Dilettoli! oltre modo di ap¬ 
prender le lingue Araniere, e fpecial- 
mente la greca, che dopo lungo Au¬ 
dio giunfe a fapere profondamente , 
fcrivendo in verfo nella medefima con 
molta facilità . Applico!!! parimente 
alla lingua inglefe , dalla quale per 
fuo efercizio e divertimento traduffe 
nell’ italiana la famofa Tragedia del 
Sig. tAddifon, intitolata il Catone. 

Ma quanto ebbe egli un felicillimo 
genio per tutte le buone lettere , tan¬ 
to forti una cofiituzione di corpo gra¬ 
cile, e debole} ond’egli per avidità di 
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arricchire e pafcere l’animo di novelle 
cognizioni, e di que’ diletti, che dal¬ 
lo iludio fogliono provvenire poco 
curando di fua fallite, fxr affalito da im 
lungo, e penofo male di tefta, che in 
progreflo di tempo lo privò di qua¬ 
lunque, benché tenue e minima, appli¬ 
cazione di mente. Sopraggiunfègli al¬ 
la fine una fèbbre , che da principio 
tenuta per innocente, e benigna, ma 
in appreflp fcopertafi per maligna e 
mortifera, lo tolfe in breve tempo di 
vita, la notte de i 29. Gennajo nell’ 
anno trentèlimo della fua età. Finì di 
vivere in età sì acerba con gran co- 
ftanza e raflfegnazione criftiana, e. la 
fua morte fu corrifpondente alla vi¬ 
ta , che egli menò fempre virtuofà, e 
innocente. Di lui fanno onorevol men¬ 
zione il Sig, Abate Vignoli alla pag. 
1S 5. della fua raccolta d’infcrizioni an¬ 
tiche, il Sig. Abate de yLngelis nella 
I. Parte delle Vite de’Letterati Saien- 
tinii e Sig. Boria nella prefazione de’ 
fuoi Ragionamenti delle virtù delle 
Donne. ■ ■ , titan» o %(L s 

III. 

La Ile [fa notte de i 2 9. Gennajo man- 
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cò di vita in Napoli Sua patria il cele¬ 
bre Cattedratico DOMENICO di 
AULISIO in età d’anni 69. c giorni 
13. e fu Seppellito con le onorate in- 
fegne di Conte Palatino , che fi ac¬ 
quistano in quella Università da colo¬ 
ro , che hanno in ella infognato per lo 
fpazio di venti anni. Per la morte di 
lui è rimalta vacante in detta Univer¬ 
sità la prima Cattedra di giurifpra- 
denza, alia quale da lui in fommo ed 
eminente grado pofTeduta, egli accop¬ 
piava rari film a erudizione , purillima 
latinità, cognizione di lingue Stranie¬ 
re , e profonda perizia delle matte- 
matiche: ond’era riguardato é Stima¬ 
to , come lino de’ più Sublimi lettera* 
ti del noStro feColo j e molte Accade¬ 
mie d’Italia ebbero a gloria di afcri- 
verlo alle loro adunanze, e quella in 
particolare degl {^Arcadi, ove adÌ27. 
Maggio 1691. fu aggregato col nome 
di Timbrio Filippeo. 

Di lui ci fono rimafti alle Stampe 
quattro dottissimi Opufcoli, e fono 

1. De Gymnafii confiruttio/ìe. 
z. De Maufolei architettura. 
3. De harmonia Timaica. 
4. De nimeris medicis. 
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Con la giunta di una epiftolad? colò Ma 
yerano : tutte le quali co fé lì trovane 
imprefle in 7s[apoli , per Jacopo Rati 
lard, 1694. inq. 

Lafciò molte Opere manoscritte 
delle quali 1] fpera, che farà per prert 
derne amorevole cura MonlìgnorDor 
Diego-Fincenzio Vidanìa, Cappellani 
Regio Maggiore, Tuo intimo amico 
al quale parimente i ftiddetti Opufco 
li furono da lui dedicati. La maggio 
re, e più afpettata fatica dell’AuIilìc 
era intorno all* origine della medicina 
greca, e barbara, per la quale, anni 
fono, avea fatto venir di fuori carat¬ 
teri di lingue orientali a riguardo dei 
palli, che per entro l’Opera vi citava 
ma quella non fu poi da Itti pubblica¬ 
ta , vedendoli prevenuto da’ Sigg. Dà- 
niello Clerico , e Giovaneornelio Bar- 
ebufen, che un limile argomento pie¬ 
namente trattarono: comechè fappia- 
mo da buona parte, che fe bene nell’ 
Opera fua vi erano alcune cofe, da que1 
due illulìri Scrittori ed iftorici dell’arte 
medica non olfervate j egli però era fo- 
lito dire,che, poiché nel groflòdcll’O- 
pera poco differivano, non occorreva 
dar pelò foverchio alle biblioteche. 

Do- 



ARTICOtaX. 3$i 
Dovea ben’egli pubblicarein breve 

erte Diifertaziorii de fcholis <Alexan- 
rinis , che era una materia attenente 
Ila Tua cattedra di juscivile. Sarebbe 
ìaggiore la comun perdita, feconef- 
> lì lafciaffero perire quelle fue dotte 
uiehe;. 

Il nóme dell’ Abate MICHELE 
'APPELLARI, è famofo da molto 
jmpo preflo i letterati, e prdfoqueb 
maiìimainente, che di poefialatina, 

ejla quale, egli fu in grido di elTer 
no de’ più eccellenti del tempo fuo , 
anno diletto e fapore . Di onelli c 
[vili parenti nacque egli in Belluno, 
ittà famofa della Marca Trivigiana. 
i Padova diede opera alle leggi, alla 
lofofìa , e alla teologia > ma fovra 
gni altra cola il fuo genio portello a 
verlì latini, de i quali un numero fri¬ 
nitone iifcirono dalla l'uà penna i 
"on l’amenità del fuo tratto-, e con 
i vivezza de fuoi componimenti non 
?lo lì acqui/lò l’affetto dei i più dotti 
rofedori di quello Studio , ma la (li¬ 
na ancora, e la protezione di Piero 

Ba- 
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BaTadonna, Capitano allora di-Pado¬ 
va , e poi della Tanta Romana Chie- 
fa digniffimó Cardinale . Portatoli 
d’anni 30. a Roma, fi acquiftò anche 
quivi TuniverTale benevolenza > e quel¬ 
la in particolare de i fommi Pontefici 
Aleffandro VII. e Clemente XI. da i 
quali , fattoli già uomo di Chiefa , 
confeguì titoli e beneficj Ecclefiaftici 
di non poca rendita ed emolumento. I 
Tuoi componimenti poetici gli merita¬ 
rono dalla reale munificenza di Lodo- 
vico XIV. e poi da quella dell’Impc- 
radore Leopoldo amplillìmi privilegi 
e diplomi di Cavaliere aurato , e di 
Barone del Sacro Romano Impero v 
Ma niuno di tanti Principi lo onorò , 
e lo beneficò più diffintamentc della 
gran Griftina, Reina di Svezia, là quale 
fi valfe di lui in grado di Segretario, 
e nonfolo locolmò di grazie in tutto 
il corTo de’ ben vivati Tuoi giorni , ma 
anche in punto di morte, nelfao tèfta- 
mento. I VeTcovadi di Feltre, e di Bel¬ 
luno gli furono offeriti, ma egli lfricu- 
sò con pari coftanza d’animo, che mode¬ 
razione, fotto prctefèo di dgiorievòl 
temperamento : con fa quale apparènte 
feufa rifiutò parimente laeattedm offe-’ 
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•itagli di umane lettere, vacante nel- 
o Rudio di Padova per la morte di Ot- 
avio Ferrari. Predo che dettuagena- 
io partì finalmente di Roma, e tornò 

l Venezia, dove non v’ebbe Senatore , 
: perdona di conto , cui non doffe ca- 
a la Tua perdona , ed in pregio . Qui- 
d diede l’ultima mano al duo maggior 
>oema intorno alle iodi della Reina di 
Ivezia, e alla correzione de’duoi epi¬ 
grammi , e altri componimenti lati¬ 
ti , che udeirono da quefie Rampe alla 
Lice co i tegnenti titoli . 

1. Toematum tomus primus, in quo 
Epigrammatum Varsprior. Tatavii, 

x typographia Seminarli, apud Jo. Ma* 
ietti ,1697./?;$. 

* 2. CbriJUnas , five Chrifiina Ikftra* 
t . Fenetiis , typis Mndre# Voletti \ 
700. in 4. QueRo Poema, divido in 
[II. libri , fu dedicato dall’Autore 
1 fonuno Pontefice Innocenzio XII. 

Molti e molti componimentidilui fi 
rano già Rampati, sì in varie raccol- 
s, sì in fogl j dparfi e volanti. Sarebbe 
rugo e difficile il voler qui edporre i ti- 
oli di ciadcheduno. Di alcuni de ne tro- 
a menzione nelle Scansie del Cinclli, 
ome nella I.p. 60. nella V.p. 70. ove 

< _ però, 
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però s’inganna il Concili , e forfè fu 
qualche rumore, che fe nera diffido., 
che al Cappellariioffeilata conferita in 
Padovana Cattedra del Ferrari ; nella 
X^.p^ò.ec. <? 

Di ottantatrè anni fi ridufic finale 
mente in patria, per. vivere a Dio fo- 
lamente, e a fe fteiTo. Quivi morì di 
catarro > offendo d anni ottantafei , li 
19, Febbrajo, munito di tutti.i facra- 
roentidella Ghiefà, e con la maggiore 
intrepidezza , e rafiegnazione criitia- 
na . Un picciolo rififetto della lua-vi¬ 
ta , chp in un foglio, volante fi è veduto 
andare alle fiampe, ne fa nelfultime li¬ 
nee il feguente ritratto: Statura fiat 
parva , Lata fronte,. colore vivido , 
opulifqHe mie an tibus , ingeniti acri , 
benevolo. , multumque ad ^uvandum, 
proclivi. Caterum fanflitate.,. comita- 
(eque mommi , vinate , faeutidia > 
feientiaque ita claxuit, ut a feculo j 
qiiamvis aereo , mter celeherriìms. Fa¬ 
te s meritijfime poni, mereatur. Di lui 
fi trovamenzione si negli Atti ( a) .di 
Lipfia, sì nella Galleria (b) di Miner¬ 
va, sìin altri libri. ; 

. . Sic* 

• ( a ) Meni. Febr. *1701. " 
(b ) Tem.IV.P.VllL pxfii 
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Siccome Monfjgnor FILIPPO del 
FORRE,, Vefcovo dAdria, difèm- 
>re gJoriofa e venerabil memoria , £ 
Iato Tempre uno de i principali promo- 
ori, e fautori delnoflroGiornale, e 
oha più duna volta onorato di qual¬ 
che Tuo nobile, e dotto componimeli' 
:o > così dovendoli da noi in riconofcen- 
ia. de'Tuoi fegnaiatifavori, e a pubblica 
:onfeffionc del Tuo merito particolare , 
>er cui quanti in oggi han conolcenza 
ielle buone lettere , io tengono in con- 
iderazione di uno de’ principali fog¬ 
lietti , che abbiano l’età Tua , clano- 
Ira illuftrata , formargli un pieno c 
predio Elogio ; qui altro non faremo 
>cr ora, fe non rammemorare la grave 
ardita, che fi è fatta di lui li 2 5. Feb- 
irajò. A mmaloflì da principio in Ro- 
r’igo di unafebbretta lenta, poi terza- 

doppia, che di prima non molto cu¬ 
rata , divenne pofeia continua acuta 
:on fopraggiunta di fuddelirio, la quale 
o cònduffe indi a poco al fepolcro. La- 
nentavafi eglifempredi ardor di ori¬ 
la , male ereditario nella Tua cafa , e 
lai! autunno fino al punto di fua mor- 

rmoXiWW. R te. 
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te, patì gran fete , alla quale purtrop¬ 
po foddisfaceva col bever molto , e 
frequente, e di varie forte di vini, di¬ 
cendo allora , che compativa grande¬ 
mente i bevitori, fb non potevano trat¬ 
tenevi dal bere. Quegli, che afliftet- 
tero all’aprimento del cadavere, han¬ 
no fcritto diverfamente i dicendo al¬ 
tri , che vi folle del fiero fra le membra¬ 
ne della vefcica in gran copia j altri, 
che folle inclufo in una membrana, e 
fofié nel fondo deU’omento, che for¬ 
ma, comeunfacco, per le file mem¬ 
brane addoppiate > e tutti concludeva¬ 
no , che nè meno una gocciola d’acqua 
folte travafata nella cavità dell’addo- 
mine . Vilfe anni incirca 601 eflèndo 
egli nato affai nobilmente di Mario dal 
Torre, e Cammillct Fromentini il dì p ri¬ 
mo Maggio dell’anno i6f7. inCivida- 
le del Friuli, che dalla nafcita, e dal¬ 
la penna di un tanto fuo cittadino fu 
fingolarmente iiJuftraca .Affettava il 
mondo erudito la bcli’Opera , che 
egli di già aveva quafì afinimento con¬ 
dotta in difefa della fua Differtazione 
apologetica de amùs Imperii M. <An~ 
relii \Antonini El&gabdi, cc. nella qual 
difefa trattava fra lai tre co fe affai lun- 

• i ji. gamen- 
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gannente deìk fiazioni militari : argo¬ 
mento di molta erudizione, e non be¬ 
ne ancora dagli antiquari sfiammato e 
àiismf§>mi t indile obn» 

msatsfo imd 

Sono 24. e più anni che il P.M, 
TOMMASO PIO MAFFEI , dell* 
Drdine de Predicatori -, Profèlfiore di 
Matematica e di Teologia, trasferitoli 
la Napoli fua patria a quello nollro 
Convento di Santi Giovannie Paolo, 
èce conoficere il Fuo talento e la fua dot¬ 
trina anche in quella città di Venezia, 
:he egli fi era eletta come per feconda 
ua patria v Furono ftrepitofe le pubbli 
die Teli, che egli prelè a follenere pub¬ 
icamente nel fuddetto Convento per 
)tto giorni continovi Fanno 1693. col 
:itolo di Congreffus fcientifici. Il prin¬ 
cipale lliidio e ornamento di quello Re- 
igiofo furono le matematiche, nelle 
[uali molto infognò, e molto fcriffe. Di 
uo però non v’ha alle Rampe,che fope- 
a feguente:allrortòmica,dove impugna 
nolti grand’uomini, e in particolare il 
Flavio : De cyclorim Soli-lunarium 
nconfi(intia & mendatione: opus in quo 

R. 2 pr<e- 
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pmter cyclum lunarem exattijjìmum> fi 
perfetta; ‘detur menfis fynodtcUs. Lu¬ 
na , cycli M qucónvis ', Imationumme- 
diarum dijferentiam datarti prò pafcbdr 
li tempore rito ldeterminando exbiben? 
tur, & remedia nomulla tanguntur, 
ut Tafcba fuis temporibus juxta Ec- 
clefix decreta celébretur : CLEMEN¬ 
TI XI. T.M. dicatum. Venetiis, typis 
epitomi Bortoliy 1706.in4.Alh pag. £9 3. 
dice, che volea divulgare un Tratta- 
to de nova cycli forma , il quale farà 
rimafto fra’fuoi ferirti, che fono de¬ 
tratti in più manici iòni i òbiti af 

Molti gran Senatori fi addottrinaro¬ 
no nella fuafcuola. Più di tutti godette 
di fua converfazione, e di fua amicizia 
il Sig. Cavaliere Giambatifia 'Nfccolofi, 
Gran Cancelliere della aofira Repub¬ 
blica, , e grand’anima delle feienze. 
Vecchio d’intorno a do. anni mori final¬ 
mente il P. MafFei adi 13. di Marzo , 
dopo. 16. giorni di picciola febbre ac¬ 
compagnata da qualche interno dolo¬ 
re > ma poi foratafegli, ; giuda il parer 
re de’medici, la vena aorta, e perciò 
opprefTo il cuore dalla copia del fangue, 
dovette, come d’improvvifo, foccom- 
berealla violenza del m*l<* appena per 



•m ARTICÓLOmo 
H /oliti figni refi) capace della affolu- 
zione fitcramentale : Ebbe fipoltura in 
Santi Giovanni e Paolo, Convento di 
fila dimora in Venezia,effendo egli fi¬ 
gliuolo del Convento di San Domenico 
Maggiore di Napoli. v\ 

uraraw 1 *m*k 
i e A • . jNv. i V/y, \*x. 

Un quarto gran letterato di Napoli è 
mancato di vita nel prefinte funeftiilìmo 
anno v efuqueftiil celebre Aftronomo 
ANTONIO MONFORTE, il qua¬ 
le lafciò i Tuoi firitti, eia fila libreria 
al Sig. Don Jacopo Salerno , Giudice 
di Vicaria, al quale raccomandò fopra 
tutto la fila Opera ^ftronòmica , fopra 
la quale era fiato da-molto tempo fati¬ 
cando , e che non3 molto prima della 
fila morte erafi cominciata a /lampare . 
Seritelf, che 1 a edizióne- fi vada profi- 
guendo , e che la correzione di effa Zìa 
fiata appoggiata ai pèr fbnzLamorc véle, 
e intelligente ?T-hbe grande amicizia 
Con molti celebri letterati, e in parti¬ 
colare co’ Sigg. Antonio Magliabechi, 
Abate* Michelangelo Fardclla, e Pao- 
lo-Mattia Dori a. Fu la Tua morte d’ 
idropifia di., petto . j ed in età affai de 

& R j crepi- 
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crepita . Di dio v’hà poche eofe alle 
ftampe , cioè Epifiola adCl.& Erudii. 
V.jdrtionium Magliabechi continens folu- 
tionem problematwn , qua Leidenfis geo¬ 
metra pofi tabulam latens propofuit. 
J^eapoli , 167<5. in n. e forfè qual¬ 
che altra co fa , di cui ora non ci 
iòvviene. 

Chi non ha conofciuto il Sig.GIULI- 
ANTONIO AVEROLDI, Gentiluo¬ 
mo Brefciano, non ha conofciuta la ve¬ 
ra idea di un cavalier letterato. Di tut¬ 
te le doti, che in altri fi poffonode- 
fiderare , niunainelfo è mancata j an¬ 
zi egli tutte le ha in fublime grado, po¬ 
tendolo noi attediare con verità, pof- 
fedute . La patria è rimafta priva di 
quello fuo illudre cittadino fu le ore 
dieci e mezzo del di ^.Giugno. La mor¬ 
te Io trovò in quelle buone e fante dif- 
pofizioni, nelle quali un’anima criftiana 
dee dare afpettando il dio edrèmo 
palleggio, pertornarfene al tribunale 
e all’afpetto del fuo fovrano Creatore * 
La qualità del dio male fu variamente 
ifiterpetrata;ma per le’relazioni piùficu- 

re. 
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re , chccc ne fono fiate trafmeffe , que¬ 
lla ne fu la cagione : cioè, che daqual- 
che tempo effendofi fcopertg.ip quciìg 
iigniffimo Gentiluomo una gonfiezza 
nqlluna e nell’altra gamba , con d$r 
ficoltà di refpiro nell’afcender le fc^- 
le, e con unpolfo , che talvolta noi? 

sera del tutto (incero , fu creduto da’ 
medici eflèr quella una cattiva difpofir 

azione del fangue, e delle vifcere natu¬ 
rali , che lo guidavano alfidropifk. 
Pareva però fuo vantaggio un copiofb 
moto di orina per qualche giorno: on¬ 
de principiata una cura univerfale, par- 
jve, che quella gli recaffe qualche mi¬ 
glioramento ; talché redimito il poh 
fq, e minorata la difficoltà del refpi-; 
irò, egli ebbe coraggio di poffare ia 
villa fu le fperanzc di migliore, fortu¬ 
na. AH’improvvifoperò fatte aride je 
fecche le gambe, e non ufcendo che. in 
affai minor copia lorina, fi perde dei 
tutto 1 ’appetito 3 recarono abbattute 

| lq forze, q languida la nutrizione... Re¬ 
fi imito pertanto in città, il fuo male fu 
fubito temuto da’medici , e ffimato 
una fatale amrexia : ed in fatti con gra¬ 
ve aggiunta di mali convulfivi in poco 
meno di quattro giorni, munito de i 

R 4 fan- 



$9* Giorni, db* LkfriRATi 
faritiflimi Sagramenti, pafsò all’altra 
vita, per così dire, fenza cibo, e feti¬ 
da 

Era egli nato in ■Veriéi®SÌ{l^.fiGen- 
Bajodeiranno 165 i.nella Parrocchia di 
San Mcfóèy dóve in cafa gli fu datai* 
acqua battefimalc > ma la funzione del 
battefimo in Chiefa fu efeguita li 7. 
Settembredellanno 165 $. da Don Pie¬ 
tro Foliata ,Propofto di Guflàgo, luo¬ 
go nel Brefciano, ove la fua nohiiMì- 
ma famiglia, che fiorì Tempre di uomi¬ 
ni eccellenti, è da lungo tempo in pof- 
fèflbdi ftabili e rendite affai onorevoli. 
Dopo efferfi dottorato nelle leggi, nel¬ 
le quali pure ottenne la laurea Giam- 
batiftaAveroldi, Tuo padre, gliftudj 
^elle amene lettere Occuparono gran 
parte delle lue applicazioni. Pii inten- 
dentiUìmò delle cofe dell’antichità pili 
erudita, per la quale impiegò non poco 
danaro in raccoglier libri, infcrizio- 
ni , e medaglie . Qiiefto fuo genio io 

' portò a tradurre nella lingua latina, e 
nella italiana un Difcorfo/opra XII. mè 
toglie de' giuochi fe collari dell'ìmperudo¬ 
re Domiziano, fcritto in idioma Fran- 
cefe dal Sig. RaifJant da Rems , medi¬ 
ca, e antiquario di S. M. Criftiàniili- 



Qìa : il qual Difcorfa tradottili fiam- 
pato in £refcia , per<%o> Maria. ,$*>- 
xardì, nel 168 7. in 3. Ebbe anche. fqm- 
ma intelligenza della pittura > ficcome 
chiaramente apparilce dal libro, che 
pubblicò, fienzachè però vi ha eipref- 
foilfuo nome , con quefio. titolo» Le 
feelte pitture di Erefeia additate al fore- 
iìiere . In Rrefcia , dalle /lampe di 
C/o. Maria Ritardi, 1700. in 4. In 
quello libro il nobiliilìmo Autore 
non tanto delle pitture, quanto di,mol¬ 
te antichità , e memorie ofiervabiji 
della fua patria ragiona , e in partico¬ 
lare dal foglio 277. fino alla fine, dove 
fono regiftrate intorno a XL. antiche 
Infcrizioni, quali di nuovo riportate , 
e quali alfai più corrette di quello che 
follerò fiate per l’addietro o dal R.o(fi. ,.o 
dal Vinaccejì prodotte. I manuferitti 
lafciati, e in particolare molte mifcel- 
lanee di cofe erudite e curiofe, parte 
compofie ) da.|pi., par tei [raccolte da al¬ 
tri ^ fi conicmnp, appreso :de %>i 

erediv ...^ \;>nn sr.&Uf.fi ed -t 
Ma non fu; la erudizione q la dot¬ 

trina il fole e fingolare fuo pregio, Col¬ 
tivò le amicizie con fomma religiofitì, 
e gentilezza > obbligando gli amici e 

R. f vicini 
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vicini e lontani per qualunque modo a 
lui fe ne aprifiè occafione. Diceva be* 
ne di tutti, ma a proporzione del me* 
rito di riafcheduno , cioè adire, li¬ 
bero di adulazione, c d’invidia. Giu¬ 
dicava modellamente , e con lenno 
dell’ Opere altrui ; in che conviene , 
che chi giudica, accoppi buon difcer- 
nimento e buon cuore. Era in Ibmma 
tale, che mai non fi può dirne abba- 
flanza di bene, e niente ha operato, 
per cui iène abbia adir punto di male, 
La iòmma poi delle lue doti fu l’oneftà 
de’ Tuoi colìumi, e la pietà del luo cuo 
re : e non ultima ancora delle fue lodi fi 
è l’aver lafciato nella pedona del Sig, 
Oianvincenzio, fuofigliuolo, un vivo 
ritratto di fe medefimo, e un degno fuo 
fueccfiarev'3 nu sboi liiapatepo podi 

IX. 

Chiuderemo quefiò per fe fieflò già 
troppo funello Articolo coni’avvifo 
della morte del Cavalier GIAMBA- 
TÌSTA NICCOLOSI , Cancellier 
Grande della noflra Repubblica, fog¬ 
ge tto ne i maneggj, e negli ftudj con- 
fumatilfimo. Quello infigne Soggetto 
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dopo una lunga penofillìma malattia ci 
è venuto meno li z 3. del prelente Giu¬ 
gno, in età affai mauro', fé il corfo 
della umana vita conferiamo, ma 
ancora acerba * fe riflettiamo al defi- 
derio, chedife ne ha lafciato . Pofse- 
dè in alto grado le più aftrule.fcìenze, 
nelle quali fcrifle anche molto; ma que¬ 
llo è ’l deltino in oggi delle lettere in 
tt alia, che gl’ingegni più follevati , 
qualunque ne fia la cagione , che li 
rattenga, non fanno rifolverlh a dare al 
Pubblico le cofe loro, Nel fupremo fuo 
carico gli è fucceduto il Sig. ANGELO 
ZONO, Segretario dell’ Eccelfo Con¬ 
figli© di Dieci,portarovidal fuo merito 
perfonale , e da i molti lèrvigj a quello 
Governo preliati. Di quello , e di que¬ 
llo ci occorrerà forfè un giorno di pai- 
lare piu, difFufamente in una DìJJertq- 
nione iflorica, ove tratteremo deìl’ori- 
ginc e dignità del Gran Cancelliere del¬ 
la Repubblica, e di tutti quelli che ne 
hanno di tempo in tempofbflenuto il 
carattere , molti de’quali li fono an¬ 
che per letteratura fegnalatì e didimi. 

X $ A R~ 
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Noif BILE firaniere appartenenti 

3P A R I G l. 

Dalle flampc di Francefco Fownier, 
*< 1716. in ir. è ufeita una Storia in lin¬ 

gua francelè intorno al commerzio e 
alla navigazione degli Antichi .* Hi- 
floire du tmmerce <& de la mvigation 
des Lsìnciens . Il libro è. di nuovo ed 
erudito argomento^:>e Ji Autorc n’ è 

■:-Mon6^r:-tPìer-ì)miella tìùezio ^ vec- 
r chio Velcovo di Àbfinca b notiamo 
a tutti per Tinfigni Opere da lùi pub- 

• blicate , delle quali 5 non meno che di 
tutti: gli avvenimenti della Tua vita ci 
^iene data fperanza, che in breve egli 
*-Vh?$ fello 
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(letto renderà informato il Pubblico 
con iili librò efpreflfo j adfofempio del 
Tuano, del Cardano, del Clerico,e 
di moki altri * che hanno voluto ef- 
lère gli fiorici di fé fieli!. Del retto 
in quella fioria del commerzio e della 
navigazione Monlìgnor Muè%io?cì dà 
molte rare notizie intorno al traffico, 
e alla navigazione degli antichi Ro¬ 
mani,. e altri popoli dell’Italia. Egli 
la fcrifle molti anni fono, eflendoan¬ 
cor giovane, per commilitone? del* Col- 
bert, primo'Minillro di Francia. 

L ; O H D IR A. 

Quanta fafi dilatata la flinià , e 
quanto ella tuttavia fìa flabilita nella co¬ 
mune opinione , delle Opere di. iter- 
nardino Ramazzivi ,1 o manifofla, dopo 
tanti altri argomenti, che fe he hanno, 
la bella edizione , che fi c fatta in que¬ 
lla cittàdi Londra ^ di tutte le fue O- 
pere mcdidiee.fi&ho^BernardiniRa- 
mazzìni, Mutinenfis, inVatavino Gj- 
mmfioprattica medicina Trofefjbris pri¬ 
marii , Opera omnia, medica & ph)fi¬ 
ca , cutnfiguris, <& indicibus neceffariis. 

fondini , apad IPaulum- & Ifaactm, 
Fall- 
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Faillart, 1717. in 4. pag. 5 00. fenza le 
prefazioni,. indici, e figure in rame. 

Salire e Urne di M. Lodovico Ado¬ 
tto, Libri due. Londra, per Giovanni 
'Pick.ard, 1716. in il. pagg.iii. fen¬ 
za le prefazioni, fatte dal Sig. Taolan- 
tonio Rolli, Avvocato Romano > quan¬ 
to intelligente , tanto anche promo¬ 
tore dèlia, buona lingua italiana. Vi £ 
premeffo il ritratto dell’ Adotto, no¬ 
bilmente intagliato. Il Sig. Rolli pre¬ 
mette nella lettera a i lettori, che mof- 
fo dalle inttanzedi non pochi Cavalieri 
Inglefi , amantiliimi della noftra poe- 
fia, riftamperà i più rari e migliori 
de’ noftri poeti. Per la edizione delle 
Rime dell’Ariofto, egli protetta di ef- 
ferfì valuto di quella di Venezia fatta 
Panno 15 45. non perchè la più copio- 
fia, ma perchè la prima. Sì alle Rime, 
che alle Satire ha aggiunte molte an¬ 
notazioni , che fervono molto e all’ 
intelligenza del tetto, e aquelladella 
vita dell’Autore v-Quanto ad alcuna di 
quefte potrebbe eflfere , che ognuno 
non folte del filo parere j di che ne re- 

p.6p. cheremo un efempio. Nella Satirafe- 
Jla, diretta a Pietro Bembo, che non 
era ancor Cardinale, il Poetalo prega 

1 a yo- 
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a volerlo provvedere di un buon mae- 
ftro nella lingua greca per Virginio Tuo 
figliuolo, e in un terzetto gli dice: 

Non creder fero cb'efca di mi far*. 
La mia domanda, ch'io ‘voglia tu facci 
L'ufficio di Demetrio o di Mufara. 

Sopra quefto ultimo verfo il Sig. Rol¬ 
li fa la feguente annotazione ; K^otm p 
di Tedanti, de quali Demetrio Siriaco 
fu Retore non ignobile, parlandone Ci¬ 
cerone nel Bruto . Altri però è di opi¬ 
nione, che quivi l’Ariofto intenda ve¬ 
ramente di Demetrio Cale ondila , da 
Colkntinopoli, e di Marco Muffaro , 
da Candia , celebri profeffori di lin¬ 
gua greca in tempo deli’Ariollo, c del 
Bembo. Con loccalìone di quefto li¬ 
bro italianofiampato in Londra, da¬ 
remo una notizia al pubblico non of¬ 
fe rvata forfè da altri >cd è, che il pri¬ 
mo libro italiano quivi fiampato fu la 
Vita di Carlo Magno Imperniare, feri*. 
ta da Tetruccio Vkaldini , Cittadino 
fiorentino , imprefia in Londra per 
Giovami Ufolfio Ingbileft, r5S1.fi* 4. 
dicendolo ef preffamente YVbaldini nel¬ 
la dedicazione, che egli ne fa a i no¬ 
bili di quella nazione, 
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•il ouol 30 rsnsmrnriì ho Vimini on 
Tiri Liyii Forojulienfis Vita, Hcwcjk 

ci V. Angli* Regis . Accedit Sylloge 
epiftolanm a variis Angli* 'Principi- 
bus fcrìptarim : e manufcriptis edentc 
Thoma Hearnio A. M. Oxonii, e Thcar 
tro Sbeldoniano, 1716. in 8. Di quello 
libro noi non parleremo , che fu l’al- 
trui relazione, per non averlo ancora 
vedutoci nè altro ne toccheremo , fe 
non- quel tanto che alla nolèra Italia,ri¬ 
guarda. Un letterato Italiano , viven¬ 
te nel XV. fecolo, abbandonata la pa¬ 
tria , fi rifugiò in Inghilterra, c fu al 
fervi gì o di Umfredo Duca di Gloce- 
ftre, fratello del Re Arrigo V. Ad ia¬ 
ttanza del Duca fcrifle egli la vita di 
etto Arrigo , e la dedicò al Principe 
fuo figliuolo, di cui lo ttoricoera fe- 
gretario. In quettai/^ta l’Autore volle 
.andar malcherato fono il nome di ri¬ 
to Livio,/il quatta lui piacque di alfu- 
mere periavem imitata la fede*? fenon 
l’eleganza del vero Livio ». ■ Se la patria 
del Friuli y concai egli s’intitola^ fia 
la vera patria di lui, queftonon è per 
anche a nolfcra cognizione . L’ Opera 
è IJata citata, benché inedita, da mol- 

, <*^**f' fif o * 



ti fiorici ingkCty % quali anche ne han¬ 
no inferiti dei frammenti ne’ loro li¬ 
bri . Il Sig. Hearnio fa trafcrijflfe intera 
da un codice della bibliotecà Cotto- 
niana , e collazionatane la copia con 
tufaltro , che nella libreria del Colle¬ 
gio del Corpo di Grillo in Cantorbery 
‘fi conferva, ne ha fatto un regalo al 
Pubblico pervia delle flampe . ! 

Si è pollo lotto imedefimi torch’j il 
Catalogo dei libri llampati della Bibita* 
teca Bodlcjana. Sarà divifo in tre tomi 
in foglio $ e quella ne farà la terza edi¬ 
zione : poiché la prima ne fu fatta 1 ’an- 
no 1629. in un tomo in 4. eia fecon¬ 
da nel 1674. in un tomo in foglio. Si 
fpera, che quella ultima edizione non 
lòlo farà più copiolà > ma anche piti 
corretta, e meglio difpolla delle due 
precedenti, e farà più onore ai com¬ 
pilatori di elfa, di quello che n’abbia 
latto a i fuoi compilatori il Catalogo 
de i manofcrini d'Inghilterra e d'Irlan* 
day llampato pureirt Osford nel 1697. 
in due tomi in fòglio, dove incredibi¬ 
li fono gli sbagl j ed erróri prefì nei ti¬ 
toli degli autorie dei libri, a riguar¬ 
do della poca attenzione polla nell’of- 
fervarli e trafcriverli. . . .,hà^ì9 

te UTRIÌC, 
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TJ T R E C. 

Nella pre/à di Gerofolima fatta da 
Tito , tutto quello che potè egli fal- 
vare delle cofe del Tempiodairineen- 
dio di eflo, fu da lui portato in Ro¬ 
ma, e dedicato folennemente nel T em¬ 
pio della Pace. La memoria del fatto 
♦dura tuttavia a’ noftri giorni nell’Ar¬ 
co trionfale di eflo Tito, dove fi ve¬ 
dono il licno , o fia candeliere , k 
menfa, le tube, e altre cofe di vene. 
rabil memoria : di tutte le quali il Sig. 
^Adriano Retando y uomo sì benemeri¬ 
to delle antichità orientali, e princi¬ 
palmente delle giudaiche, fattoi man¬ 
dare di Roma gli efatti difegni, in che 
molto gli fu di profitto e di lume la di- 
ligenzadi Monfignor Fontanini, ne ha 
dato fuori un bel libro col titolo, che 
ora feguc : Hadiiani Refendi de fpoliìs 
Templi Hierofoiymitani in ^Arcu Titia- 
no Roma confpicuis liber fingularis . 
Travetti ad Rhenum, apud Cuti. Eroe- 
delet, 1716. in 8. pag. 158; L’Opera è 
una delle più curiofe, e delle più eru¬ 
dite, che fieno ufeite dalla penna del 
chiariffimo Autore . Ella è degna di 
efier letta da tutti. .. * 
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AUGUSTA. 

La infigne Congregazione Benedet¬ 
tina di San Mauro ha in tal maniaca 
illuitrata la buona letteratura , che non- 
è fidamente intereflfe particolare della 
Francia, dov’ella è nata e crclciuta , 
la gloria di lei, ma lo è di tutto il 
mondo emdito, e didimamente della 
noftra Italia, che in più guile hritro¬ 
va onorata dagli ferirti de i dottiflimì 
Religiofi, che nella medefima Con¬ 
gregazione fono fioriti, e tuttavia in 
gran copia fiorifcono . Quindi è , che 
noi non polliamo far meno di confèfi 
farci obbligati allo ffcudio e alla erudi¬ 
zione del P. Bernardo Vez , Monaco 
Benedettino , e Bibliotecario Melli- 
cenfe ncll’Aullxia fuperiore , il quale 
in due libri, a i quali ha premelfa una 
Borica difiertazione dell’ origine e del 
progrdTo della fuddetta Congregazio¬ 
ne , ci ha dati gli elogj, e la notizia 
dell’ Opere de i Monaci Benedettini 
di San Mauro sì eftinti, come viventi : 
Bibliotheca Benediffiino-Mauriana ; feu 
de or tu, vitis , & fcriptis Va.tr um Be¬ 
nedici inorimi e celeberrima Congrega- 

’ ‘■TA tione 
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(ione S. Mauri in 'Branda libri IL jiti- 
£lore R. D. 2V Bernardo Pez9 Benedir 
ttino , & Bibliothecario Mellicenfi > 
qui etiam veterem infignem Anony- 
miim de Scriptoribus Ecckikfticisdd- 
didit , & bic primum ex Bibliotheca 
Mfs. Mellicenfi in lucem afferuit. M.u- 

, gufi a Findelicorim & Gradi yfumpti~ 
bus VÌnlippi , jfa. & Martini Feitb 
fratrumy i716. in S. Queil’Mnonmo, 
il quale ad efempio di San Girolamo, 
cd altri, tratta degli Scrittori Et de-- 
fiaftici, è cavato per la prima volta da 
uno de1 codici della Libreria Mellicen- 
fe. Il P. *Pe%>.ha l’onore di pubblicarlo 
alle ftampe, indottone principalmente 
dall? in#auzndelchiariàimo Sig.Gi^w- 
benedetto: Gentilofti y da Engdsbrun , 
Nobile di Trento, e celcbreCuftode 
della Biblioteca imperiale di Vienna , 
di tanti, uomini inagrii, in pofto così 
cofpicuo j digoilfimo fuccdlóre : il cui 
elogio può.vederlìin pi ìì Opere, e prin¬ 
cipalmente nella Storia della Biblioteca 
Cefarea di Henna ( a] fcritta'dal Sig. 
Bartolommeo Crifiiano Riccardi, e nella 
dedicazione a lui 'fattadell’epifiole gre- 

h che 

. ? 3 ténAyap„ J«.FglicetnBicl&Èjpàt,tjli* 
;» 8.}a<r.iOq. & feqq. " $ 



rr jft radette otftfitD ^ 
die òìiAlcifrone dal Signorò $ te fané 
Berglero9 i! quale le traslatò ,é le diede 
die ftampe ( a ) accompagnate da fue 
iottiffime annotazioni. Ma per tornare 
di’\Anonimo Melhcenfe^ efTo probabil¬ 
mente fu Monaco Benedettino , td è 
/cribroile, che fiorifle nel XII. fecolò 
iell’era criftiana, e fcriveflc l’Opera fua 
lei medefimo torno, in cui Onorio di 
Autun, e SigebertoGemblacenfe Icrif- 
ero/opralodelloargomento, mentre 
['Anonime nella prefazione, ove nomi¬ 
la Girolamo, Gennadio, Cafliodoro* 
2 Ifldoro , moftra di non averavutacó- 
loicenza nòdi Onorio, nòdi Sigeber- 
:o, che pure ad elèmpio de i fopradetti 
eliderò intorno agli Scrittori Ecclefia- 
iici. Quell Opera dell’anonimo, ora 
pubblicato, contiene molte cofe necef- 
arie a faperfi, e principalmente ci dà 
notizia di molti fcritti, e fcrittori , 
che infino ad ora ci erano incogniti £ 
tra’ qualLve^iha pafècòhi Italiani .:S°j9 

jsLfebsìioiZ bHoh aJnafnlcqfo 

UafdQnfcn* M B E R 
pilori-3 . 

Nella Centuria deglUruditi corretti 
odo n 

(a) apHtThwm Frb0s *71 
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ri nelle llampcrie, corre fiorum in typc 
graplnis eruditortm , compilata da 
Sig. Giancorrado Zeltnero, e ìmprefl 
ISlorimberg^ , fumtibus ^tdatni Conat 
Felfeckerì, 1716.in 8.apparifce il nc 
me di molti celebri letterati italiani 
come di Tiero alcionio , di G/o. 
nio Campano, di ^Angelo Rocca, del ftc 
vario, del Rufcelli, di Tao lo Manusdo 
e di qualche altro, i quali fì fono im 
piegati ad utilità pubblica nel meilier 
della correzione delle /lampe, che il 
oggi vien riguardato da molti, com< 
plebeo e meccanico,' onde non impie 
gandovifiperfone di abilità e intelligen 
za, ciò è cagione, che le /lampe mo 
dernenon fono cosi corrette, come 1< 
paliate. Quella centuria è come un. lag 
gio di maggior opera : e però fi/pera, 
che il Sig. Zeltnero nonometterà in e/Ta 
il nome e felogiodi molti altri dotti 
italiani, che fono/iati celebri corret¬ 
tori delle migliori ./lampe d’Italia * 
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Novelle Letterarie 

ÙUv$fiJfàA»t&L tU%h£\ipi 

DI BENEVENTO. 

Continua il zelantitfimo Monfignor 
ÌUfie , Arcivefcovo di Otranto, a far- 
i godere i frutti della Tua pietà e del 
uo ingegno . L’Opere da lui pubblica- 
e finora ne aveano dato al mondo lette- 
ario più di una prova, meritandoglie-- 
le il comune applaufo. Ma quella, che 
•refentementeegli ha divulgata da quo¬ 
ta ftamperia Archiepilcopale, ficco- 
le gli farà certamentecoftata maggior 
iticacd attenzione, e farà perriuicirc 
1 Pubblico più utile di qualunque altra 
a lui finora comporta, così fiamo cer- 
i, che otterrà più di gloria e di lìima 
I fuo chiarivamo Autore. In Martyrv- 
ygium Pomanum Difceptationes litera- 
?s , topograpbica , & chronologica ; 
olleBx atquc cxhibita a Francifco Ma¬ 
ia de Arte,ex Clcric. Pregni cvribus, Jtr- 
hispifeopo Hidruntino , Salentinorum 
'rimate, Ó* Solii Tronti fidi Epifcop0 

i v Jfi- 
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xAffiflente : relitto fapientioribus piene 
judicio yuxta Apoftoli monitum : Omnia 
probate > quòd bonum eft tenete : \A<x 
Tbcfjalonicenf. 5. 1Previa Synopfi eo- 
rum, qua in Martyrologio aliter fé ha- 
bent ac in Breviario : addettis in calce 
Martyrologiis Ordinum S'anttorum Bene- 
ditti, Dominici, Francifci, ALuguflini^ 
&Carmeli. Congregate Sanétos, qui 
ordinant teftaméntum fuper facrificia. 
Tfalm.q9. Beneventi, ex typographia 
lArchiepifcopali , ann. Dom. 1716. in 
fol. pagg. 655. lènza le prefazioni e 
cinque indici, non comprefò quello dei 
nomi de i Santi nominati nel Martiro¬ 
logio, e un’altro dei luoghi nel mede- 
fimo riferiti con lotto cialcuno di elfi 
i nomi de’Santi, che loro appartengo¬ 
no. L’Opera è dcdicataa N. S. Papa 
Clemente XI. di cui vi lì legge un 
ampliiìimo Breve in commendazione 
di eflfa, e del prelìantiffimo Autore , 
ficcome pure l’Autore e l’Opera vi fono 
lodati con un nobile atteftato dal Sig. 
CardinaleOrfini, dottilfimo e piiilimo 
Arcivefcovo di quella noftra città di 
Benevento. 

DI 
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DI BOLOGNA. 
■ 

Difsertationes tres Herorfis Corazzi, 
ibbatis Olivetani, & public i anakrfeos. 
3tefefforis , « Bononienfi Scientiarim 
'tcademia recitata , Eminentiffìmo ac 
[everendijjìmo D.D. Francijco Àquavi^ 
/a de Aragonia Cardinali ‘Principi dica¬ 
le. Borioni a, typisjuhi Raffi y & Soc, 
4 ve pillimi rofcQ, 1717. i» 4. pagg. 74. 
Ichiariiììmo Autore ha prefoadifcor- 
ere nella Tua I. DifFertazione fopra le p 
;ontìderazioni tìfiche fatte da Monfi- F 
pior Lancili % de cu]u$ lau,dibus ^ dice 
nolto bene il P. Corazzi >fatius efl nihil 
licere , quam infra dignitatem dicere % 
ntorno alla villa di Plinio fcoperta nel 
l.aurentino. Nella II. egli efamina con p.j*. 
agioni tìfiche alcuni fuochi, da lui det- 
i Etrufcbiy perchè fi veggono in Pie- 
ramaja, luogo della dicceli di Bolo¬ 
gna, ma fottopofio nel civile al Grati 
Duca di Tofcana. Argomento poi dcl- 
a HI. Dififertazione èia ftoriadeHa^pi-; 
iemia bovina , ultimamente celiata . 
Vleritano eflcr letti quelli ragionamen¬ 
ti del P. Corazzi sì perelfer dottile cu- 
riofi, sì per elfere fcritti con eleganza c 
proprietà di favella. 

TomoXXniL $ U 
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li Sig. xAlejfandro Machiavelli, ftu 

diolìllìmo della fìlofofìa di Platone 
avendone più volte ragionato in pub 
felice in quella Accademia Filofoéca 
detta dd Sablimijè flato follecitato a ri 
darne i ragionamenti da lui tenuti in ur 
metodico e formale Trattato : ed egli 
che è quanta di fapere, tanto di genti 
lezza fornito, nonfeppe molto refifter< 
ad inlhnze sì onefte, e ha pubblicate 
dalle (lampe di Giampietro Barbiroli 
171 d. in 12. il feguente opufculo, dedi 
cato da lui all’ IUuftriflìmo Senato d: 
quella città di Bologna: De Ideis Tra 
flatus pbilo/opbicus Alexandri Mac- 
chiavelli, Bononienfis , ad Illuflrijji 
mum £ Excel/’mque Bononia Senatwn, 
paggi'T^opd yvihhm. sub ; om)l om 

DI fcEN 

E lcrxtto con tutta eleganza il com¬ 
pendio llampato in quella città della 
Vita di Monlìgnor d’Adria, ultima¬ 
mente defunto. Non vili vedeefpreflb 
il nome dell’Autore $ ma lappiamo di 
certo elle rio il Sig. Dottor Jacopo Pac¬ 
chiati ; del cui valore nella buona lin¬ 
gua latina il mondo è già perfualo: Vbi- 
lippi a Tm e Vita Vatavh /cripta, Ce* 

« l nette 
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ma edita per H. de L . ( cioè per Hit- 
'cmymwn de Leonibus ) Excudebat Mat- 
thaus . Cagnams pagg. 21. 
fi Sig. Abate Girolamo Lionip al qualefi 
dee ia pubblicazione di quella Vita feti- 
ire affai nobilmente in profa ed in ver- 
fo^ì latino, che italiano. Nella rac¬ 
colta de* Rimatori viventi Rampata po¬ 
co fa in Venezia, fi leggono alcune poè- 
fie di effo, che dai profèffari vengono 
molto gradite. 

DI FERRARA. 

Continuando tuttavia Timportantif- 
Rma controverfia tra quella città, e 
quella di Bologna, per Tacque del fiu¬ 
me Reno, che fendono e bagnano i ter¬ 
ritori dell’una e dell’al trafilato eletto a 
tal fine per nollro Mattematico il chia- 
rilfimo Si g. Do t tor Bernardino Zendrini, 
il quale Ila molto bene corrifpoflo alla 
zantaggiofa univerfale efpettazionc , 
:he fi era di luì conceputa, pubbl icando 
tlcune Confiderazioni /oprala fcienxA 
ielle acque correnti,e/oprala fioria natu¬ 
rale delTo, perfervóre di lume nella con- 
■roverfia, che verte frale città di Ferra¬ 
ra , e di Bologna, In Ferrara, per gli 

j • S z er èdi 
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eredi di Bernardino Ttimatelli, fi amputo 
ri Epifcopali, 1717. in fogl. pagg.58 
In quelle fue Corftderazioni egli dà mol 
ti lumi per la dottrina delle acque cor 
renti, la quale,dic’egli , anzi cheel 
fere confumata, non trovarli guari dif 
colia dal fuo cominciamento. 

Birne per le nozze de' Sigg. Mar chef e 
Sigifmordo- Antonio Gavafini e Conte/ 
fa Virginia Strozza, Ferrar e fi. Ita tir 
paté, come fopra, da i Tomatelli, in 4, 
pagg.80. Nonènoltro coflume rifcriré, 
che aliai di rado limili raccolte ; ma 
quella volta lafquìlitezza de’ componi- 
menti,come anche Emerito degli S'pofìj 
ci ha obbligati a farlo-. • 

D I F I 11 E N Z E. 

Lo Smarrito Accademico della Col¬ 
ica, che fu Carlo Dati, gentiluomo 
dottillimo di quella città di Firenze , 
promoife la buona lingua co’ proprj 
fctitti , non meno che con gli altrui . 
A tal fine pensò di fare una raccolta di 

•SProfe Fiorentine, la quale in cinque Par'• 
Ù dovelfe contenere Orazioni, Lettere, 
Difcorfi, Lezioni, Trattati, biologi di 
fetenze, di arti, e di varia letteratura, 

■titoqOTC cofe 
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■ofe Storiche, e materiepiacevoli .Ogni 
urte pai doveva efler diftribuita in 
noi ti Volumi . Di quefta Tua grande 
dea non fi yide però comparire, cheil 
Volume primo delia prima Vane, con- 
enente dieci Orazioni di celebri Ayto- 
i, oltre alla dottiiìimaprefazione uni- 
jerfale del Dati . Quefte Orazioni fil¬ 
eno qui imprefle nella mova Stamperia 
ili'infegna della Stella l'anno 1661. in 
ttavo . Morì il Dati, e della contrì 
tuazione;,di quefto util difegno altro 
lonrimafeal pubblico, che il defide- 
io. Prefentemente però fi è trovato, 
hi modo dallo fteflpzelo ed amore per 
1 noftra divella, fi è porto a raccogliere 
Itre Orazioni^ le ha pubblicate dalla 
ramperia di S.A.per Ciò.Gaetano Tarti¬ 
ne Santi Franchi, Tanno pallata 1716. 
a ottavo col titolo di Raccolta di Vrofe 
Horentine , Varte feconda del Volume 
rimo, contenente Orazioni .11 Racco¬ 
ntare , la cui modeftia ci sforza a ta- 
erne il nome, ci ha porta una prefit¬ 
tane degna di luì, e dell’ Opera. Le 
razioni in quefto volume comprese fo- 
o in numero di dieci ; cioè la I. di .Al- p 
°.rto Lo//fi>,nelTapparecchio di Carlo V. 
m peradore per la guerra di Germania 

S 5. a Papa 
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a Papa Paolo Terzo : la IL di effo Lollio 
p. 19- perla liberazione delRe Fraricefco I. ; 

p. 60. Ciarlo V. Imperadore : la III. del Cava 
lier Lionardo S'alviati, al Capitolo ge 
nerale della Religione di Santo Stefa' 

p. 9 9. no : la IV. di Bernardo Davanzali, ne 
prendere il Confolato dell’Accademì: 

pI07t Fiorentina \ la V. e la VI. di Lorenz 
Ciac omini Tebalducci, quella nel pren 
dere il medefìmo Confolato j e quella 
delle lodi dell’eloquenza nell’atto del la 

p. !4y.fciarlo: la VII di piccolo ^Arrighetti 
in occafìone di fpiegar Platone al Prin 
eipe Leopoldo de’ Medici di Tofcana 

p. 161. la Vili, di Carlo Dati, alla Maeflà Cri 
ftianidima di Luigi XIV. Re di Fran 
da, ediNavarra: laIX.eiaX. poi\ 
fono fiate aggiunte nel fine, ma flam 
paté in altra città, effendone flatafatt 
per degni rifpetti l’edizione in Lione 
apprejfo Bartolommeo Martino , nell 
lidia forma di ottavo. Quelle due Ora 
ziom fono dell’ incomparabile Moni 
gnor Gio. della Capa: luna e l’altra fc 
pralo fleffo foggetto, ed è per muove 
re i Veneziani a collegar fi col Tapa e co 
gli Svizzeri contro V Imperadore Cari 
Quinto. La primadi effe era fiata altr 
volta flampata ; ma ora efce affai pii 

corre t- 
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orrettae migliore. L’altra finóra era 
tatainedita, e lo ftampatore a gran ra? * 
gione fé ne pregia, per eflere il primo 
1 farla, palefe per mezzo delle fue 
lampe* _ 

La pubblicazionedel fuddettofecon- * 
io volume delle Vrofe Fiorentine hafàtf- ? 
:o riftampare anche il primo, che già 
?ra difficile ad averli, nella medefimà v ’ 
tamperia diS. A-Nonaccenneremo il 
:ontennto delle Orazioni * per eflereil 
libro da molto tempo nelle mani deléi> 
aerati. Gli Autori di dfe fono Monfi* 
gnor della Cafa y Bernardo Davanzati, 
Zio. Rondinelli, Lorenzo Oiacomini Te- 
balducci, F rancefc 0 Sanie ohm , ‘Piero 
Segni , Giuliano Gir aldi e Jacopo 
Soldani. 

Sta orafotto il torchio il lerzjo volii- 
me delle mcdefime Trof:Fì or ertine 9 nel 
quale, oltre al la prefazione , faranno 
contenute altre dieci Orazioni cioè la 
I. di ^Alberto Lollio » defialeggaTppmle 
pompe ad Ercole IL Duca di ferrata : 
la IL di dio Lollio , della elezione del 
Dittatore agli Accademici Elevati : .la 
UT, di Frane ef:o Boticiani, delle lodidi 
Gio. Batifta Adriani : lalV.del Cava- 
ìkr 'Jfiarifrdo Sdiviati , delle lodi di 

S 4 Pier 
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"Pier Vettori ♦ la V. di Vier Francefct 
Cambi, delle lodi del Cavalier Lionar- 
do Salviati : la VI. di Michelangeli 
BUonarruoii, delle lodi di Piérfrancéicc 
Cambi: la VII. pure delBuonarroti] 
nella fondazione di un’ accademia d: 
lettere, di mufica, e darmi : la Vili 
di iAlefsandro Rinuccini , in morte di 
Pier del Bene : la IX. di piccolo ^Ani- 
ghetti y delle lodi di Filippo Salviati jt 
la X. finalmente di Carlo Dati, delle lo 
di di Niccolò Àrrighetti . Qualunque 
è vago del parlar puro, e della matfìo 
eia eloquenza, troverà in quelle Troft 
ottimi efemplari e macflri. - 

Non fi può commendare abbaftanza 
il dilegno, chealcune favie e giudici©- 
fe perfone , amantilfime della noftra 
favella, fi fono propelle , ed è di dar 
fuori tutti gli fcrittori di lingua, i quali 
fono citati, come tefii a penna, nel 
Vocabolario de’ Sigg. Accademici del¬ 
la Crufca. In cfecuzione di quello na¬ 
bli penfiero fi e cominciato dal feguenté 
libro: Volgarizzamento delle Tifi ole di 
Seneca, e del Trattato della Trovviden- 
zà di Dio. In Firenze , come fopra , 
1717. inq. pagg.436. lenza i prelimi. 
Mari, che fono pagg. XXXXVIR Va 
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tinanzi a. tutto una bella prefazionejl’au- 
pr della quale ci rende conto dell’anti- 
:hità di quello volgariztzameto delle Ti- 
iole di Seneca, il quale è prefo da un te¬ 
lo,che le ne confèrva nella inhgne libre¬ 
rà Medico-Laurenziana, fcritto a rna- 
10, come egli penfa, verfo l’anno 1313. 
: tutto altro da quello del Sig. Gio. 
Gualber to Guicciardini , e che da i 
iigg. Accademici della Crufca è citato 
neffo il fu Senatore Luigi Guicciardi- 
11, Tuo padre. Avverte anch’egli, do- 
)0 il Salviati , che l’una e l’altra tradu¬ 
zione fono fiate fattedallantico Fran¬ 
ale, molte parole del quale, e molti 
nodi di dire fi trovano fparfì per entro 
quello volgarizzamento , fenzachè il 
volgarizzatore folcano abbia pur mai 
ceduto il teflo latino. Dopo la prefa¬ 
zione viene il Prologo del volgarizza- 
:ore;e quindi un volgarizzamento del li¬ 
bro di Seneca/opra le fette arti liberali : 
il qual libro però non è altro, che, la 
LXXXVIH. delle Viflole di elfo Seneca 
:irata fuori del fuo luogo, per riempi- 
:ura del quale il traduttore ha divifa la 
LXXXIX. e ne ha fatte due dium. fa, 
la. 11 volgarizzamento poi del Trutta¬ 
ta della provvidenza, di Dio deH’iflef- 

- ' ' S 5 fa 
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fd Seneca , tratto dal codice foddetto 
Mediceo, è an ch’elio dettatura di que’ 
tempi, e for fedi quel mede-lìmo, che 
fece l’altro. Cilìamo alquanto diftei] 
tìel dar la notizia di quello volgarizza* 
mento, acciocché ognuno, che ancora 
non l’ha veduto, neconofca il pregio , 
£ l’ufo da farfene. Nella edizione di ef* 
lo avremmo defiderato, liceo me lo de* 
fideriamo in quella di limili teili di lin¬ 
gua , che ci fofl'e dato aggiuntone! fine 
un vocabolario delle voci e frali più 
feelte e piu peregrine, e anche delle pid 
ftrane , e meno ufitate per maggiora 
comodità degli lludiofi; il che pures 
fuo tempo fervirebbe a facilitare le niiO' 
ve giunte che fi va meditando di volei 
fare da’Sigg. Accademicial loro Voca¬ 
bolario. 

E terminata l’imprelfione delle eru¬ 
dite Difert azionipoflc.me del fu Bene¬ 
detto Svenavi, del contenuto delle qua¬ 
li altrove fi èdata piena contezza * Elk 
fono ripartite in tre Tomi in fòglio 
dedicate al nollro Sereniflìmo Grat 
Duca dal Sig. Giufeppe ^Avertmi, fra¬ 
tello del defunto, colutolo: Benedi 
di Ayeranii, Fiorentini, DiJJertationei 
habita iti Tifava ^teadernia, in quibm 

T gracx, 
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rac#latin#q; eloquenti# principe sferik 
otores explicmtur , ^Filluflfantur^il 
erto Tomo deil’Ópera contiene però 
zonazioni» le lecere, eie poefìe latini 
lei chiariffimoAutore, il. cui'ritratto 
1 bulino vedefi al principio del I. To¬ 
no , ficcome fui frontifpicio dei II. e 
lei III. v’ha il fuo ritratto in medaglia , 
:he ha per rovefeio una Pallade armata 
:on la città di Pi fa. in lontano, e coi 
notto : Tarit Sapientia Tacemv ì 

Sotto il torchio di Giufeppe Manni 
la un’Opera del P. Gio. Stefano di San 
piccolo y de'Cherid Regolari Poveri 
Iella Madre di Dio delle Scuole Pie, 
nritolata: La morte in confiderazione^ 
sgomenti predicabili/opra i Vangeli del* 
e Domeniche di tutto Vanno; c dedica- 
a da lui a Monfignor Girolamo Ar- 
:hintò, Arcivefeovo di Tarfo, e Nun- 
do Apoftolico in Colonia. Quello me- 
lefimo Heligiolbltampò y tre anni fo¬ 
ie, due altre Opere,/: cioè alcuni Dir 
rcorfì( precitati da luiin quello Tem¬ 
ilo di S. Giovambatifta > col titolo, 
iella Gratitudine CriJHana per la Grazia 
icevuta del Santo Batfefima ; e due To- 

, Ikm-iyMÌi'y 

(a) In Tir, ter Ahtohmntì* Albioni , 
? ^14, 
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mi (a) intitolati; Studi relìgio fi fopr> 
ì Vangeli delle Domeniche di tutto l’anno 

Il Sig. Dottor 'Paolo Medici, Sacer 
dote s e Lettor pubblico di lettere lk 
ere in quello Studio Fiorentino ) ftapej 
dare alla luce nella ftamperia del Jgefle 
7ius tutta la Stona della [aera Scritturi 
in forma di dialogo , fatta con tutti 
efattezzaatenorc della Vulgata.L’Oper; 
iàrà voluminofa,e forfè di vifa in XXV 
volumi in 12. L’autore dà comincia 
mento dai libri di Giofuè, de’ Giudi 
ci) ediRut) con animo di proiègui 
negli altri illoriali ; e poi darà alla lu 
ce quello del Genefi col reftante de 
Pentateuco . Il titolo del lihro , chi 
prefentemente ila fotto il torchio, fi é 
Dialogo.[acro[oprailibri Giofuè, Giu¬ 
dici )C Rut, del Dottor Paolo Medici. 
Sacerdote , e Lettor pubblico Fiorerà 
tino ) e&invat' oaì fofo jh 

Da i torchj di Piero Manni, Ham 
patore Arcivefeovale ^fono ufeiti in 
forma di quar to y dodici Difcorfi [acri 
del Sig. Marcantonio de’ Mozzi , Ca¬ 
nonico Fiorentino, Accademico deh 
kCrufca ^Lettore della lingua tofea- 

ìnxi.ih ti ^ótosifl bb emgiaV .fìiHWE 

(*) P.T.Fir. perGiufeppt pUfOÙ ì >7x4.0 
FJI.faiji’Ji 5. . 
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na nello Studio di quella città di Fi reti* 
ze > dedicati alla Santità di N. S.Papa 
Clemente XI; Dal fblo nome del no¬ 
bile Autairè può argomentarli il pregio 
dell’Opera. Nell’Accademia Fiorenti¬ 
na , delia quale fu Confido , e in quel¬ 
la della Grufca, ove tenne l’Arcicon- 
folato, egli ha dato faggio piu volte 
del fuo talento : e la fua Storia di San 
Crefci y riferita nel III. Tomo del Gior¬ 
nale, e il libro de’fuoi Sonetti l'opra i 
nomi dati ad alcune Dame Fiorentine 
dalla Sereniflima Principelfa di Tofca- 
na, hanno già fatto conofcere, quan¬ 
to e’ vaglia «ella iloria facra, e nella 
poclìa. •• •. U e>j|j 

DI FOLIGNO. 

La perdita, che ha fatta quella città 
cquelladioceh del fuo zelantiIfimo Pa¬ 
llore Monfignor Dondazìo-^Aleffio Mal- 
viciniFontanay è fiata moltò bene ef- 
prclfa dal Sig. Giambatijìa Boccolini , 
Accademico Rinvigorito , nella Ora¬ 
zione funerale recitata da lui nella Chie¬ 
da della Venerabile Confraternita della 
Beatifs. Vergine del Pianto, e di San 
Lionardo, nei giorno ottavo del depofi- 

to 
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tO-del fuo cadavere. Ella è fiata imprefi- 
fadal nofirofìampator pùbbEcò Tom- 
peo Campana. 1717.in 4; pagg.^a. <oc s'.- 
ab Con molta nobiltà è ulcita dai: tor¬ 
di) di quefta pubblica ftamperia 1717. 
1114. pagg.72. fenza le prefazioni, e l’in¬ 
dice degli autori, la Raccolta de' compo¬ 
nimenti poetici per le nozze del Sig. Gio, 
rtnceslao di Gallas, ec. Ambafciadore 
Ordinario alla S. Sede perS.M. Cef. e 
Cattol. con la Sig. Ernejlina, Conteffa di 
Dietrichflein, primaria Dama d’Onore 
dell’AuguftilIìma Imperadrice Regnan¬ 
te . La diftinta nobiltà degli Spofi è pa¬ 
reggiata dal loro merito > e i componi¬ 
menti qui pubblicati fon degni della lo¬ 
ro gtiaradàfcà/diyn 3iuno$nootnoisEoq 

•■>.<!>'I LUft:A. mq 

Dejoannis Jacobi Scarfantonìi, Cano¬ 
nici Vijlorienfts, Dijfertatìone judicium 
Lelii Hetculis Paullini * Sacra Theolo- 
già Trofefforìs, ad amìcum, Luca, ty- 
pis Marefcandoli 1717, in 8. pagg. 45. 
Quegli, che rifponde al SignoccScar- 
fantoni, Canonico diPiftoja, lotto il 
finto nome di Lelio Ercole Taolini, fi è 
il Padre Fra ^Alberto Ceccbi, Dameni- 
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ano, chiarilfimo Profefldre diTeolo;» 
;ia nello Studio di Pila. Il motivo del* 
a contefa fi ò, che il Sig. Canonico fio* 
Gradetto eflendofi propodo nella Tua 
Diffiertazione di ricercare, le tutti i R;e- 
;olari godano del privilegiodipotcr efi- 
'ere ammdfi ai fiacri Ordini fuori dèli 
empi dalla legge preficritti > entrò an* 
:he con una lunga digrefiìone a provare, 
loneffer lecito a i Velcovi di predar fo¬ 
le allafiemplice o generale aflerzione de’ 
Regolari, i quali attedino di godere di 
al privilegio ,0 indulto apodolic©, ma 
lover eglino farli modra re da elfi Re¬ 
golari l’autentico del loro aderto privi¬ 
legio . Sopra tutte quelle ed altre pro>- 
xdìzioni contenute nella Didèrtazione 
lei Sig, Canonico diPidoja reca il fiuo 
parere il chiarilfimo Profeffore, impu¬ 
gnando l’altro con dottrina del pari , 

cw d i \ 

Alle pe rfone nobili ,e dovizìofie può 
ferviredt efiemplarec di dimoio a vive¬ 
re fantamétela Pìta Osanti Dieafc&w* 
t Delfina , Conti 4* Piano, fpofi, efein- 
pr? vergini j la quale è Rata brevemente 

" e pu- 
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e pulitamente defentta dal Sig., Conte 
Marcantonio Fertova, Nobile della cit¬ 
tà di Bergomo 3 e da lui dedicata al Sig. 
Cardinale Pietro Priuli , dignilUmo 
Vefcovodi ella città . L’imprdlionen e 
Peguita in Milano y per Giufeppe-Tan- 
dolfo Malatefla ,171.7.in 1 z. pagg. zo6. 
Cerna le prefazioni... . 

Gli onori della fapienza f piegati in 
pubblica pompa dagl'IIIufirifs. Sigg. li¬ 
bati e Dottori dell'Illuflrifs. Collegio de'. 
Sigg. Giudici, Conti, e Cavalieri di Mi¬ 
lano y per congratulazione della facra 
‘Porpora conferita dalla Santità di Cle¬ 
mente XI. al di loro Collega l’Eminentijf. 
e Heverendifs. sig. Cardinale Bernardino 
Scotta. In Milano ,per Pietro Frantef co 
Igava.y 1717. in 4, pagg. 41, comprefo- 
vi l’erudito Difcorfo latino, fatto in tal 
occafione avanti il Sig. Cardinal Erba 
Oicfcalchi dal Sig. Don Giulio Dugna- 
ni , Dottore dello fletto Collegio. Au¬ 
tore della fiddetta defevizione fi à il 
chiariiiimo Sig. Dottor Giufeppe Anto¬ 
nio Saffi y Sacerdote del Collegio degli 
Oblati, Prefetto del Collegio Ambro- 

, e Bibliotecario della inflgne li¬ 
breria parimente Ambrogìana , il qua¬ 
le ebbe anche l’incarico dell’apparato 
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letterario: e perchèfurono tali felle di£ 
xTrité alla primavera, piacque al Sig. 
Saffi dal tempo fèeflò cavarne l’argo¬ 
ménto per l’ordihetutto dell’apparato. 
folcano gli antichi Romani in tale'iter 
*ione celebrare certi giuochi, chiamati 
in latino Ouinquatrìa, ad onore di Mi¬ 
nerva, Dea della fapienza; e fu quella 
idea egli fondò ilfuo penilero per le fo¬ 
ie da farli dal Collegio de’ Sigg.Dotto^ 
i Milanefiin àpplaufo alla promozione 
lei Sig. Cardinale Scotti, loro collega 1 
Dltre all’accordo del tempo aggiugnefi 
inche Jacircoftanza del luògo, attelian- 
lo Svetonio ( a ), e confermandolo Si 
filino ( b), che Domiziano celebrava 
)gni anno i fuddetti giuochi nel monte 
Albano : conche il Sig. Saffi pretefedi 
illudere gentilmente a i colli tAlbani del 
•egnante Pontefice. Le inflizioni al. 
:empo e al luogo allufive, non meno che 
ritte lai tre, fono ingegnofe e felici . 
Dà egli poi a vedere, che, fe bene da 
principio i Romani avevano dedicato 
in foto giorno a Minerva, come pare, 
:he fi polla trar da Varrone, e da Fello ; 
pure s’introdufle in progrcfTo di tempo 

• , 1 u* r:t 

fa ) In Dcmitiano eap. LXXL 
(bj Epit. hi fi, Rom> 
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Tufanzadidenderea cinque giornate 
giiiochi da celebrarli in onore di Minei 
va, detti perquedoda’latini Quìnquc 
irta , e uniformi y giuda il parerclel M< 
urlìo ( a ), a quelli de’ greci, detti Tarn, 
tbencca . Sopra di che {labilità laprim 
pianta del letterario apparato,fi paflfa a ! 
Ja dtdribuzione, Tempre proporzionati 
« alliifiva alle antiche lede Mincrvali 
Non è pollibile l’accennarla a parte 
parte, fenza ufcireda i limiti angudi d 
una novella letteraria . Solamente av 
vertiremo, che a nefliino dee parere dra 
no, che dalSig. Saffi fiali tra’l numeri 
de Prelati della famiglia Scotta lafciati 
addietro il Cardinale ^Arrigo, Arcive 
{covodi Milano, che morì nel 145C 
benché in alcuni cataloghi degli Arci 
vedovi Miianefi, edal Belbzzi nella fu; 
ftoria Tonti fi cale chiaramente fi nomin: 
coi cognome di quedo nobiliffimo Ca¬ 
lato . Il nodro Autore, che in tutte h 
cole fue vuol cammina re con fincerità, 
ntìn ha voluta in queda occafionedat 
campo a i letterati più accorti di con¬ 
dannare di adulazione la lode in unc 
dirpe così feconda d’altri Prelati, non 
avendo ella bifogno di mendicare illu- 

"9Ti 1 dro 
(ad Lìb.fmgular.dePdnathtn* cap.V» 
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Irock un perfonaggio rionftio ; mentre 
onrta dall'epitafio porto in Roma al fe¬ 
cero del detto irrigo nella fua Chie- 
à di SanCkmente, come pure da Nicc¬ 
olò Montemerlo nella fua Storia, di 
"■orfana, dairUghelli nel tom. IV. del 1’ 
tulio, facrap. 365. e da altri autentici 
locumentt, eliminati molto bene dal 
;ig. Dottor Sitoni, eccellente indaga- 
ore di limili genealogiche antichità , 
oliere flato erto Cardinale non già delia 
ami glia Scotta, ma della agnazione 
tampina di Sant’Allofio, che ancor fio 
■irte in Tortona fua patria. Per compì- 
nento di quella novella noteremo pari¬ 
mente, che la prima ftatua dell’appara- 
:o rapprefentava la Scozia, a riguardo 
:he, per anellazione del Lesleo, Dem- 
pftero, Locati, Sanfovino, e ultima¬ 
mente del fopralodato Sig. Sitoni nella 
Cronica del Collegio de’ Dottori Milane- 

fi (a), rantichilfimartirpetoetta prov- 
nenedai Conti di Douglas y già chiari 
per nobiltà , e per potenza in quel Re¬ 
gno. t a òsi ureo l 

Dopo molto tempo, per qualche ac¬ 
cidente foprawenuto, èurtita alla luce 
nel prertnte anno dalle (lampe di Giu¬ 
ri .c.i fi feppe- 
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lèppe-PandoIfoMalatefia in 4. di pagg. 
12 2. la Relazione delle pubbliche Fefie 

fatte dalla citta di Milano al lì 7. di Giu¬ 
gno 1716. per la naf cita del Sereni f ?.Ar¬ 
ciduca Leopoldo Trincipe delle Afìurie 
dedicata all'Eccellentifs. Confìglio Gene¬ 
rale della medeftma città. Quella Rela¬ 
zione è del dottiffimoP. Tommafo Cevay 
della Compagnia di Gesù. Ad ella fono 
poi aggiunte le Rime de' Tajìori Arcadi 
della Colonia Milanefe, recitate nell'Ac¬ 
cademia fattali per tal nalcita nel giar¬ 
dino del Sig. Marchèfe di Santa Crifti- 
na , eruditiffimo loro Compaftorc, de¬ 
dicate alla Eccellentifs. citta di Milano. 
Vifonoinoltre iComponimenti poetici 
degli ftèÙÌ Tajìori Are adì per le pubbli¬ 
che dimofirazioni e fuochi di allegrezza 
fattidalla medefìma città di Milano in 
tal nafeimento; ed in ultimo vi è iìTa- 
negirico recitato nel Tempio di Noftra 
Signora preffo San Celfo dall’eloquen- 
tifs. Sig. .Dotti Gìo. Èàitifla BoVara, Sa¬ 
cerdote della Congregazione degli Ob- 
lati j e Lettore di filofofia nel lemmario 
de’ cherici, col titolo : Leopoldo tìnto 
figlio della divozione de'fuoi Augufìifs. 
Genitori verfo Maria loro avvocatala<■ 
fi figlio delle orazioni de' Milane fi. EJ 

W
. 
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piche fono flati generalmente appro- 
ati i detti componimenti de’ Vaflori 
ir cadi Milanefì, fono pregati tanto i 
ledefimi di dare alle flampe tytteleal- 
-e loro poche, le quali fenz’alcun dub- 
io faranno ben ricevute dal Pubblieoi 
uanto il Sig. Conte Don Carlo Vertu¬ 
ti y che interponga perciò i Tuoi offici, 
fine di renderli ièmpre piu benemerito 
ella letteraria repubblica, effondo egli 
mecenate di tutti gli uomini dotti, e 
lparticolare de i (addetti Sigg. Arca- 
i,chénella fuacala,o nelfuodeliziofo 
lardino di quando in quando fi raguna- 
3 a far le loro Accademie, lafciando 
gi allo Hello i loro fpiritofi componi- 
lenti per arricchire la fua libreria ri- 
iena di ottimi libri, e delle migliori e- 
izioni, con grandi liima fpefa da lui 
ccolti. 

Merita d’efler riferito il feguente Ge- 
tliaco in verfi eroici del Sig. Venirli , 
òyanetto di gran talenti ; Genethlia- 
n , quod in ortuSerenifs. vlrchid. Leo- 
Idi lAjlurum Trincipis canebat Emi- 
ntifs. ac Reverendifs. D. D. Benedillo 
defcalco R. E. Cardinali ampliffìmo, 
M. E. uirchiepifcopo vigilantijfimo , 

ajetanus Venjnus, in Collegio Belve- 
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tico Mediol. Rhet. jiud, I). D. Mèdiolcmi, 
apud fofepkum jtgnellwn , 1716. in 4, 
pagg. 19. nqoì lòb $ 

Elfendofi flabilito di fondare in que¬ 
lla città una nuova Cliiefa per leMona- 
ché di Sin FrancefcodiSales, introdot¬ 
te di frefco nel monaftero di Santa So¬ 
fia, fu celebrata con folennità h funzió¬ 
ne di benedirfi dal noftro Eminenti fs. 
Arcivefcovo ,e di porfene la prima pie¬ 
tra, con fontuofoapparato, ed erudite 
infcrizioni, alcune delle quali fono an¬ 
cora alliifive alla nafcitadeir Arciduca « 
Tutta quella folennità con una fuccinta 
ftoriadel detto moniltero, dell’Ordine 
della Vifitazionedi SanFrancefco di Sa- 
les, e della fua introduzione in quella 
città, è flatadefcritta dal Sig. Bartolotnj 
meoRoffi , Dottore allora del Collegio 
Ambrogiano, ora Propollo di Carmi, 
col leguente titolo : LaG-ratitudine ver- 
fo Dio per la nafcita del Serenifs. Infante 
Leopoldo Mreiducad'Muftria, eTrincipe 
dell'Mfturie, eternata in un Tempio da 
innalzar fi in Milano dalle Monache della 
Vifitaxime di Santa Maria in Santa So- 
fia,prefentata allaS.C. C.R. M. della Im- 
per.adrice ElifabettaCriftina dalla Supe¬ 
riora , e Religiofe Fondatrici dello ftefpt 

? X» vi 
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\donafìero. In Milano y\ per Domenico 
ìellagatta, 1716, in 4. pagg. $ 2 .compre- 
ivi la dedicazione del fopralodato Sig. 
)ott. Saffi, ed in fine il Difconfo detto 
italoccafione dal Sig. Giambatifla To- 
etta, Padre spirituale delio Hello Mo- 
aflero, Tutti e tre quelli chiariflìmi 
oggetti fono Sacerdoti della infigne 
-oiigregazione degli Oblati. 

Si lono qui rifompati da Francefco 
rigone tre libri in 12, del Sig. Dott. 

"Pietro Vanni y Sacerdote nobile 
ucchefe, Priore della ChieSa Colle- 
tata di San Pier Maggiore di Lucca, e 
afelio del dottilfimo Monfig.Giancar- 

> Vanni, Vicario Generale delnollro 
minentiSs. Arcivescovo. L’autore è 
igno di ogni lode per la Sua gran bontà 
vita, e dottrina. I Suddetti libri fom¬ 

iti prima in Lucca Sua patria, Sono : il 
Uechifmo in pratica in due tomi : il 
'fretto dieflò Catechifmo ; e l'Eferci- 
0 dellaprefenz/t di Dio. a 
Al luddetto Eminentils. Arcive/co- 

) Sono dedicati i Panegirici ed altri 
ifcorfifacri compolli dal Sig.Dottore 
0. Jacopo Leti, impreffi. la Seconda vol- 
dal no/lro Giuièppe-Pandoifo Mala¬ 
ti 7* 7. inS. pagg. 45 a. Senza la de. 

"SM dica-. 
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dicatoria, e la tavola ; L’Autore è di 
Odale di Monferrato, ed è Arciprete di 
San Salvatore. Ha credito di eccellente 
oratore, e filofófo, e tiene al prefente 
fotto il torchio la fua filofofia con ut 
nuovo fileni a. L’anno paflato diede an¬ 
che alle hampe di eflò Malatèha in 12. 
h. Direzione per l'apparecchio a ben mo¬ 

rire , ec. 
ISigg. Medici Collegiati TPaolo-Gi 

rolamo giurai, ed Ignazio Carcano, chi 
vanno qualiTempre uniformi nelle loro 
opinioni, hanno data alla luce Ja lèguen 
te Opera : Rifleffioni /iopra la naturalez- 
zadellucimento veduto in un pezzo dì 
carne lefsata il giorno XI. di Maggio, del 
tifico Collegiata Ignazio Carcano , et 
ajjieme un Difcorfo del Fifìco Collegiate 
Paoio-Gi rolamo Biumi, Conti e Cava¬ 
lieri 'Pontijìcio-Cefareiy Confervatori Ge¬ 
nerali del Maeftratofopra la Sanità della 
Stato di,Milano nell'annoprefente ijió, 
fcritte agl'lllujlrifs. Sigg. del medefim 
Tribunale. In Milano per Marcantoni 
fPandolfo Malatefla, in 4. pagg. 93. | 
Sig. Dott. Fiumi al prefente ha lavoran¬ 
do , come egli medehmo aiìerilceinque- 
ho fuo Difcorfo, fopra un fuo fihema di 
hlol'ofia, in cui habilifce, che la luce ha 
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principale elemento di tutte le colè 

laterali. XI Sig. Carcano poi diede an- 
l’egli alla luce dalla flamperia del Pud- 
étto Malatella nel 1714. alcune fuc 
onfiderazioni fopra l’ultima epidemia 
ovina, che ha efercitati gl’ingegni di 
ititi medici e letterati. 

Memorie de'grandi Principi, Signori, 
i illuftri Guerrieri ejìinti in quefl'ultime 
uerre nelle gloriofe imprefe del Serenifs. 
Principe Eugenio di Savoia, comincian- 
0 dalla morte di Carlo IL Monarca delle 
pugne al i.di Tdpv. 1700. fino alleva- 
unzione delle "Piazze di Lombardia dal- 
? truppe Frane e fi nel mefe di Marzo 
707. con il belpafsaggio fatto da quefìa 
àta all immortale dalcuni Perfonaggj, 
gran Servi di Dio di diverfe condizio- 
i, ec. In Milano, prdlò il fuddetto Ma¬ 
tte fla , iji6. in 8. pagg.642. fenza le 
refazioni. Autore di quelle Memorieà 
l P. D. pio la Croce, Milanefe, Cap- 
>uccino, a cui è piaciuto nafeonderfi 
otto altra perfona. Egli le ha dedicate 
IP. Luigi-Maria Lodi, da Milano , 
Definitore, e Guardi ano del Convento 
le’PP. Cappuccini di San Vittore, ec» 

• Tomo Xmil T DI 
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DI M O D A N A. 

. Dalle ffompe di .Antonio Capponi 
ufcitoqui un CanzonietedelSig. Con 
Brandaligio Venerofi, Tifano, intitol 
to : Le imprefe militari della gran Leg 
operante in foftenere idiritti di Carlo p 
glonofijfmp Imperador de i Romani al 
Monarchia di Spagna dalprimo anno de 
la guerra a tutta La campagna del 170 
ferine in Canzoni dal Conte Brandalig; 
Venerofi, Tifano ; il quale dedica qu 
fio Tuo nobiliUImo Canzoniere al Sì 
Principe Eugenio di Savoja, le cuiii 
fìgni vittorie riportate di frefeo conti 
il comun nemico lo flabilifcono nel 
liniverfale concetto di dière il prim 
Capitano di quella età , e a cui pocl 
delle pallate pgflapo eguale trovarne. 

DI NAPOLI. 
Jifcyiiuuoq io >•'..v 

1 (i ì ) •> » 

Il noflro Si g. Annibaie Mar che feda 
po aver date lodatiffime prove della fc 
condita ,e felicita del fuo ingegno nell 
poefìa tragica, e nella lirica, ci faor 
Conofccre, che in qualunque genere d 
potila piiò riufeire eccellente, mentri 
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idropico egli ha pubblicato in tre Can- 
i un nobii Toemaperla nafeita del Se- 
eniffimo Leopoldo, Arciduca d'^lujìria, 
Principe delle giurie , dedicato alla 
dugufii/Jìma Elifabetta, Imperatrice 
legnante , e Regina delle Spagne . In 
'Japo livella/lamperia di Felice Mofca, 
716. in S.gr. pagg. 142. fenzale profi¬ 
lo ni. li libro è arricchito di lei tàvole 
1 rame, in una delle quali vedcli il rf- 
ratto di quello ftudiofifllmo Cavaliere 
a età d’anni 30. i cui maturi compom- 
aenti fanno però di affai più età gindi¬ 
arlo . 

Il Sig. Gìufeppe Macrinì, Giuncon- 
ìilto di quella città, compole nella fua 
ióvanezza, due libri in verfo latino, 
tritolati Vindemialiim ad Campania 
firn: materia appena tocca da Virgi- 
io nella fua Georgica. Ora fìnalmen- 
2, che è in età feffagenaria, è venuto in 
leliberazionedi pubblicarequelta ope- 
etta, che egli dice dover’eflèr l’ultima, 
ccennandoloconquel noto verfo: 

Extremum hunc >Arethufa tnihi con¬ 
cede laborem. 

dha egli medefimo indirizzata al chia- 
illìmo Sig.Paolo-Mattia Doria,al qua-, 
manche per quello capo tale dedicazìo- 

T 2 ne 
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4ie dDvea{ì,cioè per aver dato impulfo a 
Sig. Macrini diààr fuori quello fuo eie 
gante poemetto,ftampato dal noftro Mq 
fca 171(5, in 4. pagg. 3 5. ^nza le prefa 
zionl.Infìne di ’ciafcùn libro è paruto be 
ne all’Autore di aggiugnere alquanti 
annotazioni, permaggiore intelligen 
za di alèuni luoghi del tefto . ■ 

• • Nello Mo anno fono flati quiim 
preidi per Michele-Luigi ■Muzio in 12 

■'uar] elog] fatti dal P. Lettore Don Gri 
foftomoScarfò, Dottore di Teologia 
e da lui dedicati al P. Simone da Napc 
li, Efprovincialede Cappuccini. Quc 
fio libro , che è di pagg. 144. fenza 1 
prefazioni, contiene in rilèretto le vit 
di cinque perfòne religiofe fantament 
vivute e morte. Il P. Scarfofìa prefente 
mente occupato in illuftraremolte col 
della fua Religione Bafiliana. 

E Hata ricevuta con grande Japplauf 
e x^per la dì 
gnità dell’argomento , e per la purg; 
tezza dello flilc, e per qualunque alti- 
riguardo‘l’Opera del chiariflìmo Sic 
GimbatiJìa di.Mco intorno a i fatti de 
grdn Generale Conte Antonio Caiti 
fa: Joh. Baptifte Vici de rebus gefh 
^inton] Caraphai libri qmtuor Exca 

gQiU'2 » T • lentifs. 
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ntifs.D. Hadriano Caraphao Travétti- 
,)rwn Duci, Forohvienfium Dom. XIII. 
R I. Camiti 3 Hifpan. Magnali amplijfi - 
’O,infcripti. ExcuiebalF^eapaliFelix 
lufca public a auttoritate anno 1716. 
.pagg. 5 01. lènza la dedicazione. Vi 
>no {colpiti al naturale da Giufeppe 
tagliar i due ritratti dal detto Genera- 
,e del Sig. Conte Adriano Carrafa, fuo 
potè.. AÌJe qualità interne dell’Opera 
^giungono pregio l’efterne , dfendo1 
fio /larapato con tutta magnificenza, e 
‘oprietà. Lj .'. 

DI PADOVA. J 

Dalla nuova ftamperia fondata iti 
iella città da’ Sigg.fratelli Folpi è ufci- 
ipaflatigiorni un dottiamo libro, 
e e il primo in effa lèampato ; ed ha, 
ledo titolo : Joannis Poleni , in 
’mnafio “Patavino Pini. Ord. Prof. 0“ 
ient. Societatum Regalium , qua Lon~. 
ni & Berolìni funi, Sodalis, de motu 
ma mixto libri duo : quibus multa no- 
ipertinentia ad afluaria y ad portus, 
que ad flumina continentur. Pataviiy 
ns Jofeph C omini >iji 7. in 4..gr.pagg. 
: 1, fenza tre tavole in rame, e la dedi- 

T 5 cazio. 
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cagione a i noftri ampliirimi e fapientil 
fimi Sigg. Riformatori dello Studio d 
Pàdova. SÌ puòdirc con verità efiére 
edizione aliai bella, ed efferelomms 
mente utile l’argomento dell’Opera 
non potendoli negare, che fia cola gic 
vevolilfima il proccurar di ridurre 1 
dottrina delle Acque ad un legno, che 
polla molte volte refiftere a ciò che vo 
rebbe far la natura, e molte voltear 
cora fi polla rimediare a i difordini, eh 
nafeano dal mal ufo fatto dell’ arte 
Quella parte della dottrina delle A< 
que, fu la quale fiferma il noflro chi; 
ritfìmo ProjfefTore, è affatto nuova, ; 
fommo necelfaria, e trattata con tutta 
diligenza. 

Il chiariamo Sig. leffandro Macoi 
pe, pubblicoProfefibre di quella Ur 
yerfità , con l’occafione , che è Hai 
promollòalla feconda cattedra di teor 
ca, ha impugnata in una erudita Dille 
razione la roedicina:teorica, e perora 
ainvor della empirica :.ril che ha da 
motivo a molti ragionamenti. Eccoi 
il titolo ; Pro empirica fetta adverf 
theoricam medicam prelettio , hab 
ta in lArckilyceo Patavino ab Al 
xmdroKnipsMacoppq, duna Lett 
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a fnnplicium ad medìcimm theori- 
m adduceretur,XXVÌH. IS^ovembris 
1DCCXVI ‘Vatavii, typìs Jo., Bapti¬ 
st: Coriza t ti , 1717. in4: pagg.S<5». ' ,"n.. 

Non v’ha rhale più famigliar della 
:bbre, nè più comune à tutte l’età, a 
atte le condizioni, a tutti i paefi j é 
are non v’ha male , di cui meno di 
uefto h fappia l’effenza, l’idea, e la ve- 
a interna cagione . Sopra di quello ar- 
omento fono ufcitiinfiniti libri, perii 
uali però non lì è mai decifo tal punto. 
1 quello, che ultimamente ha pubbli- 
ito dalle ftampe del Seminario l’inlìgne 
ig. Leale Leali, noto per altre fue Ope- 
e, da lui già date alle ftampe (ai), fi 
ratta della teorica delle fèbbri,con que- 
:o ti tolo'.HebdomadafebnUs feptem dia- 
igis abfoluta^auffore leal Leali,Verone- 
?, inTatav. Gymnafio medie maprattica 
xtraordinaria Trofefforeprimario. Vars 
rima.L’Opera è in ^di pagg. 37S. fenza 
: prefazioni .1 Effendo quella la prima 
3arte dell’Opera ,> lì attende con impa- 
ienza la feconda, la quale conterrà la 
ratica , bramando aitai più gl’infer- 

T 4 mi, 

(a ) De partibus femen conficientìbus in vi- 
royexercitatio epiflolica. rata'v.ap.Ca- 
d°rinHm)i686.inii.GC. 
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mi, che lì levi la fèbbre, che difape- 
re, in che confida la febbre 

pietrose Opere di tre chiaritimi 
ProfeìTori viventi daremo contezza di 
un’altra,che e di un Celebre Profeflorc 
defunto $ ed è il Trattato di Bernardini 
liamazZ-inì^mitohto: de Tr incipim va- 
letudine tuendatal quale va unito il libre 
de vita fobria di Luigi Cornare con le ari- 
miasdoni del fopradetto, e tutte le Tue 
Orazioni^ggiuntevene altre non prima 
flampate. La forma è in ottavo appiefio 
il Conzatti, aline di accompagnare an 
che quello tomo agli altri del medelìme 
Autore , da lui flampati nella medeli- 
ma forma : riducendo in tal guila tut¬ 
te le Opere del chiariamo Kamaxxim 
in IV. volumetti in. ottavo „ v* 

Ilmedelìmo Cònzati ha divulgate 
da’Tuoi torchj la ScantaiaXTX. della Bi¬ 
blioteca volante di Ciò. Cinelli Catvoli. 
continuata dallo ■ Accademico Infuffi- 
ciente tra'Filoponi, lotto il qual nomt 
fi e nafeofo il chiariflimo .Sig. Dottot 
Sancaffani . Il Conzatti la dedica àJ 
noftroinlìgnc Sig.Vallifnieri. (Quella 
continuazione rielce di molta foddisfa- 
zione, e profitto alla repubblica lette¬ 
raria , fàccendolì per ella vivere la no¬ 

tizia 



„ A R TI c o LO XL 441 
zia di molte cofe minute, ma ohi' 
ie, che per altro perirebbero in un 
:erno lìlenzio . L’Autore di eflà non 
>lo fi rende degno per la fcelta che egli 
e fa, ma anche per le dotte e cutioife 
ote, che v’inferilce. 

Nella nuova hamperia , ricordata 
iù fopra,hanno principiato i direttori 
i ella a dar prova del loro ottimo goffo 
m la raccolta di tutte le Opere dell’ 
ìfìgne Andrea rb{avagero , Senatore 
eneziano, sì lati ne, che italiane, le 
iiali prefentemente hanno fotto il tor¬ 
nio . Si può ahicurare il pubblico , 
be la edizione farà belliflìma , e al 
taggior fegnocorretta, e quella tanto 
iù dovrà eflèr gradita, quanto che non 
icora le dette Opere erano fiate tac¬ 
ete, ma andavano in più libri difper- 
. Finita che ne fiala ftampa, fe he ren- 

ig. 'Principe della Cattòlica, letterati^! 
ìólta ftima, han dato fuori il primo to- 
10 delle Memorie Ifloricbe di Sicilia % 
he arriva fino all’anno 1060. X medefi- 

T T y 
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mi /tanno preparando in continuazione 
dell’Opera , e ad ilJuftr azione della pa¬ 
tria , varie opere edite e manofcritte a 
che faranno utililHme , e di molto 
prezzo. fiWiG 

DI PERUGIA. 

• U folo nome dell’Autore della Te¬ 
gnente Orazione, batta a renderla 
pregevole , e a metterla in credito 
a’letterati . Nè la lettura di.elfa può 
didruggere.que/to vantaggiofo antici¬ 
pato giudicio , trovandoli in quelle 
componimento quel buono, che vi li ri¬ 
cerca dall’arte dell 'eloquenza, e dal giu¬ 
dicio dell’oratore .Delle lodi di S. Fran- 
cefeo di Paola, difeorfo delP.D. Pietro 
Canneti, cibate Camaldolefe, detto nella 
Chic fa di Santo Spirito, di “Perugia il dì 
primo di aprile 1716, e jeonfcerato all 
Eminentifs. e Revercndìfs. Principe il 
Sig. Cardinale Vliffe-Giufeppe Gozza- 
diniy Legato di Romagna. In Perugia,pel 
Coflantmf Stamp.Camerale, 1716.^4. 

pagg. 3 z„,La recitò il chiariiìlmo Auto¬ 
re nel riaprirli di quella Accademiai#- 
fenfata con molto applaufo. II. pubbli¬ 
co è tenuto della divulgazione di ella al 
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ìig. Conte Diamante Montemellini, no- 
èro nobiiiifimo Cavaliere, da cui ella è 
dedicata al fopradetto dignifllmo Por^ 

À* onn&tQi- qstb 

Dialogo intitolato il Gramatico, owe- 
0 delle faif e efer citazioni delle Scuole . 
All'lllufìrifs. e Reverendifsimo Signore 
vlonjìgnor Giufto Montanini, Cameriere 
l'Onore della Santità di 7\(. 5'. Tapa Cle¬ 
mente XI. In Terugia , pel Cojlantini, 
717. in 8. pagg.72.Pochi finora hanno 
vuta conofcenza, non che fatta la lettu- 
1 di quefto gentiliilimo Dialogo; e pur’ 
(To fu Campato in Milano già più di un 
icolo e mezzo;, cioè adire l’anno 1557. 
)alla prefazione, che ne fa Franeefeo 
lofehenio a! Magnifico Signore Mar- 
mtonioCaimo,Senatore e Giurifcon- 
ìltodignillìmo di Milano, e molto più 
alla comun fama fi ha forté argomen- 
> per crederne autore il celebre ctonio 
'aleario, f,imofoperii fuoiferitti, e per 
infelice fila morte. Elfo ctonio vi fi in- 
roduce a ragionamento con un Maeftro 
iovanni Gramatico,t in effó prende'ptr 
iggétto le falfe efercitazioni, che fi fe¬ 
rvano al fuo tempo , e che in oggi tut-' 
ivia pur fi fanno nelle Scuole d’Ita- 
a. Le ragioni, con le quali egli ne di- 

•-§'* T 6 moftra 
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moftrail verone cerca di difingannarne 
quel buon pedante^ non poflfono effer nè 
con più evidenza, nè con più gentilezza 
efpoilc.Unat brevenovella letteraria non 
è ballante a metterle in villa al lettore.il; 
libro, quantunque picciolo di mole, ri- 
cerca un efpreffo Articolo . Chi fi è pre- 
io la cura di rillamparlo, ha moflrato il 
fuo giudicio e buon gufto, sì con la ri- 
jftampa di elio, sì con la lecita di un si ce¬ 
lebre letterato per protettore, quale è 
MonlignorFontanini. 

Il Padr^JLntoìiioà'Orvieto , Minore 
Olìèrvante Riformato, gode nella fua 
Religione i riguardevoli titoli di. Let¬ 
tere, Predicatore, Definitore, e attuale 
Cronifla della medefima. In più occa^ 
fioni elTo le ha dato a concicene ihfuora- 
lento,e ’l fuozelorma innefFun’altraegli 
fiè più'diliinto y che in quella, cioè nel 
tellère, e nel pubblicare una Cronologia 
della Trovinola Serafica Riformata dell' 
Vmbria, od'^ifjìjì, divifa in tre libri. 11 
nollro Coflantini Pha Uampata in quell? 
anno 1717. in 4.pagg.8o9. lènza le pre- 
fezioni. Quella Cronologia non fi rièri-* 
gne fidamente a darci ragguaglio delle 
colè della Religione Oflervante Rifor¬ 
mata, con che tira afe la curiofità de’dfi 

voti i 
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oti> ma invita ancora la curiofità degli 
ruditi,narrando, principalmente nel I., 
tòro, molte particolarità- illoriche , e 
merarie intorno alla provincia dell7 
Jmbrìa, e alla città di Afilli, della qua-; 
; per altro ei manca, per quanto fia a ì 
olirà notizia, una fiori a precifa,quanr. 
o di tante altre città a lei inferiori di 
>regio, e di nome se trovato chi ne rac-ì 
olfe le memorie , e ne compofe gli 
anali. ; 

DI R O IVI A. \i 

[S^oniv; . il ■ 
La infigne Corona ferrea^ che in Moti* 

,a da molti e molti fecoli fi conferva 
ell’infigne Bafilica di San Gio.Batifta,, 
fiata infino a quelli ultimi tempi vene- 

atacon facro culto, ariguardoche uno 
e’ quattro Chiodi, co’ quali fu fu la Cro- 
e confitto Criflo Signor Noftro,in una 
itonda lamina fu da principio ridotto, 
: fatto porre da Santa Ekna nel diade¬ 
ma* o fia neirelmo deUImperadorc Co- 
lantino fucrfigiiuoJp,! ficcarne diun’4? 
ro, che fi veneracoft mol ta religione in 
vlilano, fefare laftefla Santa un freno 
>er lo medefimolmperadore. Or ad 
iiddetto Chiodo ridotto in lamina pafsòi 
decere inprogreffodi tempo la princi- 
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pai gemma,e '1 più fignalato ornamehto 
della fuddetta Corona che prima fu pro¬ 
pria de i Re d’Italia, e poi fu folita im¬ 
porli dagli Arcivefiovi di Milano agl’ 
Imperadori Tedefihi nella loro coro¬ 
nazione. Fu ella pertanto, come detto, 
abbiamo, conlacro culto per molti fi- 
coli da i Fedeli onorata. Ultimamente 
quello culto fu rivocato in dubbio , e 
melfo in contefa. Molte feri tture fono 
Rate diltefe per l’una e per l’altra parte. 
Quella però, che più di tutte fi è rendu- 
tariguardevole, fi ò la figliente, ufeita 
dalla celebre penna di Monfignor Fonia- 
nini : JuRi Fontanini, a Cubiculo honora- 
rio Sanftiffimi Domini J^ofìri Clcmentis 
Tapa XI. Differtatio de Corona ferrea 
Langobardorum. Fionoranda efifimper 
antiquitasS. Leo Magnusepift.X. alias■ 
LXXXIX Cap.IX. Hom<$, apjid Franci- 
feum Gonnagctm in Via lata ,1717. in 4. 
pagg.j^a. lenza i fommarj dei Capi, ne’ 
quali la Dilfirtazione è divifia. Ella è 
dedicataa nome d«l Clero e del Popolo 
di Monza alla Sacra Congregazione de i 
Riti, alla quale una sì celebre contro- 
yerlìaè Rata rimelfa,e dà cui in breve fi 
ne attende il giudicio. " 

il Sig. Gioacchino Alearaz da Cra- - 
moni 
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tont ha ftefa in forimeli lettera , direi- 
lalSig. Cardinale Gualtieri ^Principe 
btteratillimo, una deferizione delle re¬ 
quie di un Teatro dell’antica città di 

lagunto, che non tanto fa fede della 
randezza di quella città, quanto delia 
lagnificenzade’ Romanici quali vi do-. 

I ìinarono. Ad e£fa va nella Pampa uni- 
p un bellilìlmo rame, che ci ihoflra lo 
aio prelènte di una parte di elfo Tea- 
o, il quale è conliderabile al pari di 
ualunque altro, di cui in oggi i vef^ig j 
oparifeano. Il fuo titolo è quello: Ùe- 
he atro Saguntino, five de Zacantkeo 
’iforio Epijiolaad Eminentìfs. & Reve- 
mdifs. Dom. Cardimlem D. Thilippum 
Mito munì CuaLterium, aurore Jcachi¬ 
no Alcarazioa Gramont, Uifpano-Va- 
mtino, Equite yTevfionario Regio, Li- 
iralium \Artium Magiflro 9 atque Vari- 
enfi V. J. Confulto. Roma, typis Jo. 
tarisi SaLvioni in iArchigymnafio So 
'■entise, 171<$. in 4. pagg. 24. . 

Dallo fteflo Sig. da.Gramont,non me- 
o che delle antichità, delle lingue e- 
raica e greca intendentilfimo, è flato 
1 quelle due lingue traslatata nello fpa- 
io di fei giomilzOmelia fatta daN-S. 
apa CI-tMENTE. XI. al Sacro Coh 
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legio'fìelCofìfiftoroSegreto del dì 23. 
Settembre 1715. ìtì occafionc della 
morte del Re CriflianilTìmo Lodovico 
XIV. Sanffiiljìmi D. N. CLEMENTIS 
PdpkXÌ.Mlocutio ad facrum Collegium 
ìjabita in Conftflorio fecreto fer. IL die 
XX1I1. Septembris 1715. Roma , typis 
$ac. Congr, de Tropag. Fide y per Franci- 
fcumMcfamite\ a KronenfeldylinguarMtt 
Orientalium typograpbum , 1716. in 4. 

pagg.24. 
Nel 1713. il Sig. Luigi JtndruxKt , 

pubblico Profeflore di lingua greca nel¬ 
la Univerfìtà di Bologna , pubblicò in 
Venezia il tomo I. delle controverse co’ 
Greci contra Dofìteo Patriarca di Ge- 
rufalemme, che è flato riferito nel To¬ 
mo XV. del Giornale pag. 2 57. Ora in 
quella.città n’è flato pubblicato il II. to¬ 
mo, il cui titolo è quello: Qonfenfus tum 
Gracorim, tum Latinorum Tatrum de 
‘Proceflìone Spiritus Sancii e Filioycontra 
Dofnheum. Tatriarcbam Hierofolymita- 
num, dicatus Clementi XI. Pont. opt. 
Max. Mutbore Aloyfio Andruzzi, Cy~ 
pfio, Pbilofophia ac Theologia DoÙorey 
&in Bononienfi lArcbigymnafìo Tublico 
Trofeffore. Roma, typis Sac. Congreg.de 
Propag. Fide, 1716.in 4. pagg.302 Zen- 
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:a le prefazioni. Anche in quello tomo 
j/ha il fello greco a fianco del latino ; e 
l chiarivamo Autore la conofcere , 
[uanto fia verfato nella lettura de’Pa.- 
ìri, e dcllabuona Teologia. 

La fama, che corre univerlàlmentc 
ile! merito del P. M. de Or ave fon, fa , 
he tutte le fine Opere fieno ben r ice vutè 
dal pubblico. Con fommo applaùfojè 
lata pertanto accompagnata da tutti lì 

Storia Ecclefiafìica, che egli ha comim 
dato a dar fuori, di vifa in più tomi,con 
pioto titolo : Hifìoria Ecclefiaftica va-*, 
iis colloquili digefla, ubiproTheologia 
'.andidatìs rcs precìpua, non /ohm.i ad 
%iftoriam3 fed etìam ad Dogmata, Criti- 
:am> Chronologiath, & EcclcfiaDifci- 
uinM pertinente^ per breves interro* 
lattones & refporftones perftrìnguntur, 

'Sr in preclaro ordine collocantur. jLu* 
%ré Fr. Ignatio Hiacynto Amat dei 
riravefon, Sacra Facultatis Tariftenjti 
Dottore, & Collegii Cafanatenfts Theo- 
ogo^Ord.Fratrum Tradicatorum. Roma, 
ipud Francifcum Conxagam, 1717. in 8. 
finora fe ne fono divulgati due Tomi.il 
abbraccia i quattro primi fecoli della' 

Dhiefa, ed è di pagg.459.Il II. contiene 
1 V. e -1 VI. fccolò ledè di pagg. 359: 

l’uno 
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l’uno e l’altro fenza le prefazioni, e la ta¬ 
vola de’Ragionamenti . L’ordine di 
quefl’Opcra è maravigliofo, non meno 
che la brevità , e la chiarezza : onde può 
edere di grand’ufo a chi è vago di entra¬ 
re nell’immenfo oceano della Storia Ec- 
clefiallica. 

A gran palli fi va avanzando la fiam 
pa della raccolta delle Rime degli àrca¬ 
di. Dietro al primo tomo già riferito nel 
Giornale antecedente , ne fono ufciti 
finora altri quattro, tutti fiampati per 
lAntonio Rojfì inS. Egli è difficile il con¬ 
cepire , come poffa fard una raccolta sì 
numerofa di componimenti, e che quelli 
fien tutti fcelti, e lodevoli. La preden¬ 
te òdi quello genere, e fcmpre piufaco- 
nofcere il buon gullo della poefia, che 
ora fiorifce in Italia. Non può negarli, 
che ella non debba molto all’infignc Ar- 
cadiadi liofila , e molto ancora al Sig. 
AbateCrelcimbeni * fuo perpetuo Cu- 
ftòde f ìi£0 tal £ rh 

E qui comparfa una cruditaenervola 
fcritturain foglio, pagg. io^ del Sig. 
Dottor ^Antonio Tacchioni , aggregato 
alle prime Accademie di Europa, e Me¬ 
dicoprimario dello Spedale della Con- 
folaziòne,col titolo di Veritia perla pre- 

te fa 
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efafo jfogazionc del fu Bernardino Velo- 

1 i, della Terra di Voli ; nella quale egli 
[a vedere , quanto malamente fi appon¬ 
ine) al vero coloro, che li fono sforzati 
li provare, cheilPelofi fia flato Aran¬ 
ciato . Ellaòfottofcritta, e corrobo- 

j ata da Ivlonfig. Lancifi, e da Sigg. Fran- 
efeo Scufonio, ^Angelo Cmmacini , e 

Fiero Filippani. 
Quanta lode meriti non fidamente 

quegli che dà i fuoi parti alla luce, che 
;hi gli altrui dalletenebredifeppellifcc, 
ìon v’ha alcuno o così invidiofo , o de ì 
vantaggj delle buone lettere sì poco 
imante, che a prima bocca non lo con¬ 
geli! per vero : crefcendo Tempre più la 
lode, quanto ha più di merito, e reca 
più di profitto l’Opera che al Pubblico fi 
comparte . Di tal natura fi è quella, che 
di frefeo cufcita dalle terfe flampe. di 
GianmariaSalvioni in foglio grande e 
magnifico, con quefto frontifpicio;Mi- 
chaelisMercati, Sammmiaterfis , Me- 
tallotheca, Opm pojìhimtm^ au&oritate, 
& munijicentia CLEMENTIS XI. 
Vont. Max. e fenebris in lucem editum : 
Opera, & fludio Joannis Maria Lanci¬ 
li! , Archiatri Tontificii illujlratim. 
Non ha perdonata la generofità del 

r Chi Som- 
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Sommo nolìro Pontefice a fpefa,nèa di¬ 
ligenza alcuna in quello affare, si fe ri¬ 
guardiamo la quantità e fquifitezza de L 
rami , sì fe confideriamo la maeftà e bel. 
lezza de i caratteri, e della carta . Alla 
perfezionedel tutto ha poi fommamen- 
te contribuito Monfignor Lancifi con le 
dottillime annotazioni, che vi ha ag¬ 
giunte del fuo, unitamente col Signore 
xAffalti, digniillmo Profeffor di botani¬ 
ca in quella Sapienza.Da un’azione sì no¬ 
bile e generofa vorremmo, che prende!* 
fero elèmpio tutti coloro, che hanno 
predò di fe fcritti antichi di pregio, nè 
li tcneffero con tanta, non fappiamo di¬ 
re , o gelofia, o indifcretezza, oinvidia 
nafcolli, di modo che nè meno permet¬ 
tono che fi veggano, inoltrando in tal 
guifa un animo mitico, e niente benefi¬ 
co . Della fuddetta metallotheca.fi è 
fatta menzione nel Tomo II. del Gior¬ 
nale a c. 516. 

^ \ Jtt»J kJL é» A W 

Più volte fi è ferino del merito e dell’ 
Opere del P. Schiara. Ecco uno de fuoi 
libri, rillampato con nuove addizioni : 
Conatus Ture arimi per Chrijliana Reip. 
Reges, ac Trincipes reprimendus ■> ratio- 
cìnto theologico-juridico, atque bijlorico, 
iterum exponitur, variis, perutilibus , 
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Yituque digms cum additiunibus ab An¬ 
on io Thoma Schiara, ^Aflerfii, C. Zt 

theol. ac ]urium Tro'fi. S. Rom. ac4 
’Jniverfial. Inquifit. Qualificatore ,S. In* 
Hcis Congreg. Confiultore, atque Mififiio- 
',nm tApoftoìicdr. fiux Relig. Troc tiratore 

1 onerali. Rotti#, typis Rocchi Bernabò „ 

7*7- ■ 
Liofigij D 1 SIENA. 

| E fiata afcoltata con attenzione ed 
pplaufo l’Orazione recitata dal Sig: 
tìambatifta lAlberti, Gentiluomo Sane- 
-, fra gl’Intronati detto Y^ififiot figliato t 
ièlla fuddetta Accademia,tenuta avanti 
1 Sereniflima Violante di Baviera , 
jran Principèffa di Tofcàna, Gover- 

iiatrice di quella Città e Stato diSiena, 
-a recita ne fu fatta il dì 25. Maggio 

; affato, in cui appunto ricorreva il gior- 
o natalizio del Screniflimo nollro 
jjran Principe ; gialla «juaUctrcojflanza 
rende motivo il nollro Oratore di dar 

principio al fio eìo quente ragionameli- 
3} lìccome il foggettodi efìòè prefa 
all’aver prefente la Sèreniffima fopra-. 
etta,faccendo egli vedere, quanto fieno 
ì ogni bene ricolmi, e felici fopra gli al-' 
ri que’ popoli, i quali degna il Principe • 
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di onorare di Tua prefenza. L’Orazione 
è Rampata ap predo il Bonetti nella fi am- 
peria del ‘Pubblicò, i-ji 7. in 4. pagg. 21. 
comprefa la dedicazione fatta in nome 
di piccolo Fantini, flampatore del Pub¬ 
blico , al Sig.Senatore Gino Capponi, 
Maeftro di ^Càmera della Sercniffima 

Governatrice. 

DI T'RENT floloSl 
Era facile di prevedere, che l’Opera 

poftuma del Dottor Gazzola contra i 
medici, fi farebbe tirata addolfo mol¬ 
ti Avverfarj >. Il primo a comparire 
in campo è dato il Sig. Dottor Girola- 
mo-Cefare Fantajìi, Nobile del Sacro 
Rom.Imp. filofofo e medico Veronele , 
e figliuolo del chiariffimo Franeefeo 
Fantajìi ( a ), di onorata memoria, con 
un libro intitolato: Colloqui cinque tra 
Rodrigo ed Ergajio, ambi pajiori , ec. 
flampato in quella città, per Gio. .Anto¬ 
nio Brunati ,1717. in S. pagg. 5 Og. 

Il medefimo Autore ha rilpoflo in un 
foglio volantealla fcrittura del Sig. Ro- 
tari intorno alla Jacintina, ed altri ri- 
med; compofli $ flampato parimente in 

. que- 

(al Ved. il Giorn f TX' p. 47 L SB Jw4- « 
247. 
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incita città di Trento, con quello tifo- 
) : Difcorfo alici gente più faggio contro, 
detterà del Sig. Seb affano Rotarlo, ec. 

DI VENEZIA. 

Pubblicata appena la feconda Torte 
iella celebre Ifìoria delta Repubblica di 

1 "enezia del nofiro amplillìmo Senatore 
\'tetro Garzoni y è flato corretto dallo 
caccio incredibile, che fe n’è fatto , lo 
; ampatore Giovanni Manfrè a repl icar- 
p una feconda edizione, la quale è ufci- 
i, verfo il cominciamento del preferite 
ino . Sentefi, che ben predo egli porrà 
ìche mano alla terza, continuandone 
ittavia la ricerca: il che è infallibile 
'ovadel merito dell’Autore, e dell’ap- 
laufo univerfale dell’Opera. 
Grand obbligo dee profelfare l’Italia 

■tta al Sig. Dottore Kficcolò Coleri y 
iicerdote Veneziano della infigne Par» 
occhia di San Mose, per aver promolfa 
(die dampe di Baciano Coleri, fuo fra- 
i Ilo, la riftampa de i IX. tomi dell'Ita- 
\i Sacra dell’Abate Ferdinando ZJgheri 
t, già divenuti Tariffimi. Senelfron- 
ifpicio del I. tomo, che or ora fi è finito 
ii riftampare, fi legge, editio fecunda, 
ttta& emendata ; ciò non fi deeripu- 

^ tare 
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tare una delle formule confuete’ de no- 
firi ftampatòri, con le quali Cogliono al¬ 
lettare gl’incauti a provvederli delle lo¬ 
ro riftampe , benché talvolta alti a gium 
ta non ci abbiano fatta, che dt nuovi er¬ 
rori ,o Hi nuove prefazioni, tralafciate 
leprime ed originali. La riftampa del 
noitro Coleri contiene,per verità, nota¬ 
bili miglioramenti , sì con aver levati 
innumerabili errori di ftampa, che s in¬ 
contravano ad ogni foglio nella prima 
impreflione j sì con aver pofte a filo luo¬ 
go le molte addizioni, che alla fine di 
ciafcun tomo ayeameflfe l’Abate Ughel« 
li ; il che era fommamente incomodo a i 
leggitori } sì finalmente col fare ad ogni 
Vefcovado d’Italia notàbili accrefci 
menti, non.tanto de i Vcfcovi che han 
no rette le Chiefe di ella dopo la morti 
del primo Autore, quanto di molti al 
tri antecedenti, che o dal medefimo e 
rano fiati tralafciati, oda lui non piena 
mente illuftrati.. Quefte addizioni Ibi 
prefe da buone fonti, poiché non folo i 
Sig. Dottor Coleri le ha raccolte di 
molti libri che già fonò alle fiampe j 
quanto dagli archivj delle Chiefe d Ita 
lia, avendo , prima di metterli a tant 
inprefa , fatto correr lettere circolari 

" "' con 
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ondequali invitava e ciafcun Prelato^ 
; mante della Tua diocefi, e cialcun JLet- 
I irato, amante della Tua patria, a fom- 
linillrargli i lumi opportuni, eie lìcu- 

S e notizie, obbligandoli, lìccomeha fat- 
; o , e farà Tempre per fare, a render giti- 
i :izia al merito e travaglio diciafchedu- 
o, che contribuirà alla maggior perfe» 
ione di sì grand’Opera. Ma non per 

Santo non lì creda, che fra quelle addi- 
doni refli in maniera confufo l’Ughellr, 
jheda quelle non li ravvili il fuo tefto ; 
aentre nella nuova riftampa lì è avuta 
avvertenza di feparare quelle da quello 
oh diverlità di caratteri, e con pollille, 
d allerifchi opportuni. I documenti 
elle Chiefe lìlono collazionati, ove fi è 

j otuto farlo, e li fono accrelciuti, ove 
| e fono capi tati di nuovi. Quelle ed al- 
; re particolarità necellàrie lì polfono ap- 
I rendere dalla prefazione delSig. Cole- 
i, la quale fuccede a quella dell’Ughel- 
i. £ perchè per quellariftampa vengo- 
o ogni giorno capitando nuove noti¬ 
le, e nuovi documenti, che non li è po¬ 
lito avere a tempo da inferire a fuo luo- 
;o: il Sig. Coleti lì obbliga a raccorle 

I atte in un Tomo di fupplìmenti, chedo- 
iràufeiredopoterminata la ffampadi 

Tomo XXFUL V tut- 
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fatta l’Opera, la quale a beneficio di eh 
ama di provvedetene per via di focieU 
letteraria, è fatta in ottima carta, ed 
•buon carattere ,ecoI prezzo vantaggio 
•fio di lire diciotto Veneziane per ciaficur 
-tomo » li I. tomo è fiato dal Sig. Dotto 
•re Coleri dedicato a N. S. Papa CLE 
Al ENTE XI. che lo ha ricevuto cot 
fomma benignità, è gradimento . 

• Dalle Pampe del nofiro Ertz abbia 
mo la Raccolta de Rimatori viventi 
corrifpondentea quella delle Rimatrici 
Il titolo del libro, che è in ottavo, fi< 
quellotPoefie Italiane di Rimatori viveri 
ti non mai per fiaddietro fiampate. >Agl 
llluftrijfimi Signori 'Principe ed Ajjjjlent 
della iUnjlrilìima ^Accademia de Sigg.ln 
nominati di Brà-pagg. 3 2 4.fien2a la dedi 
eazionè. Qucllo,che v’ ha di particolare 
nulla parlando do componimenti, ch( 
fono i celtiflimi, fi è, non edere fiati que 
filmai per l’addietro fiampati : il che ii 
altra raccolta non fi là, che fife fiato pi a 
ficaio, leggendoli bene fpefio quelli de 
medefimo Autore in diverfe opere re 
plica ti. Un'altro particolare fi è, leder! 
Jdfireno a foli viventi : con che non po 
co s’iilufirano gii autori del nofiro fé 
colo ,fiiTandol'cne in certo modo lacrc 

dio.. \? . - • nolo- 
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ìblogia, liechèal tempo avvenire non 
bbia a porli in dubbio dei quando hori- 
ono.Sc così da’noflti antichi jfòfTe fiato 
>raticata,nonci farebbero tante giorni 
ierecontdè fopva il tempo,in cui preci- 
amcftte vitìfero molti poeti, dovcndofi 
al volta appigliarealla cóghierrura, che 
ì tanto fallibile. La dedicatoria fatta a i 
Sigg. Accademici Innominati diBrà, dà 
fui timo pregio all’Opera, ben noto ef- 
endo ad ognuno effe re quell Accademia, 
fornita de’principali letterati d’Italia, e 
godere l’alta protezione della Eccclfa 
Pxm(R^^Ma}àa-Giùvama-BatiJia^c\\^ 
con particolare affetto riguardala : onde 

inoa diremo mai quanto baffi in coni- 
metidazionedi dfa per quello fuo inftin 
to veramenreRcalc. Non polharrroper 
dttrno rralafctare di rendere incutila 
accoltone il dovuto •aptplasifo ai Sig.Con- 
te di Bobio Tiengmxio delia Torre, de’ 
Conti di Éucerna,e Valle, famiglia alfa! 
nota per eh i arczza di natilifoggecco, 
: he, quando ancoiu non forfè aggregato 
alle principali Accademie d-Italia, fa¬ 
rebbe illuflre abbaftanza per la fonda' 
ziorte di quella, di cui dfo fu il beneme¬ 
rito inflitutorc. 

Non fembrerà Arano achi è verfat© 
•tato V z nella 
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nella buona letteratura iì vedere, che il 
Sig. Dottore 7<(iccoCò Madrifio, gentil¬ 
uomo Udinefe, abbia defcrìtti in verfo 
i fuoì Eiagg\perl'ìtalia^trància,e Créf- 
majiia. Il chiariflimo Autore ne ha re¬ 
cati nella prefazióne gli efempj di Cela¬ 
re , di Trajano, di Severo, di Rutilio,”e 
di altri, i quali tutti fono fufficientilfi- 
mia giulfi ficare quello fuodiftgnO,chè 
egli ha efeguito con molta felicita , 
avendone perciò riportata gran lode . 1 
verfi poi fono corredati di copiófebel- 
Jifsime annotazioni , ovè ha niello in 
buon lume molti paffi iruportantidian- 
tichi autori, e ha inferite delcrizioni di 
città, e relazioni di coftumi di pòpoli, 
còti altre còlq fpettanti alla geografia *e 
alla varia lètfgrattSIv^pj&^dL^tór £t- 
pute. L’Opera è divifa in II. Torni ì'n Ò^- 
tavo, Campati dal noftro Ertz; il primo 
di pagg.364. fenza ['introduzione, e len¬ 
za la oraziànedel Sig. Madrifio aMon- 
fignor Delfino, Patriarca dignillimo di 
Aquileja,di che fi è fatta paròla 
Giornale y e ’ì fecondo è di pagg. 5 91 

Non ci partiremo-da i libri ftampatl 
dal noftro Ertz , fenza mentovare il 
Trattato dell Antimonio, che contiene l\ 
dndift chimica di quefto minerale, e Una 

« 1'■ A4 /f/* _ 
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raccolta di gran rumerò di operazioni, 
riferite all'accademia Reale delle Scien- 

I %e,coi ragionamenti creduti neceffarj: la 
: qual Opera utile a i filici, ed ^ Medicee 
[(lata fcritta in francefe dal Sig. jpiccolo 
jtemery , della fteffa Accademia,Dotto¬ 
re in medicina, e autore del famofaCor- 
fo di chimica,di cui quello Truttato pud 
fervire, come di fecondo Tornojed ora 
è Hata tradotta nella noftra lingua dall’ 
accaratiflimo Selvaggio Canturani. La 
forma del libro è in ottavo,di pagg.454. 
fenza la prefazione, la tavola degli àr'tir 

eoli, e quella delle materie. 
Ecco una erudita rifpofta al libro del 

Dottore Gazzola riferito (a) altrove,in 
difcfà della medicina .L’autore ne il 
:hiariflirao DottoreSig Jacopo del Sig. 
Demetrio filarino, gentiluomo, di Ce- 
alonia. Il titolo deirQperaè.qtiefto: fa 
medicina difefà, ovvero Pjflefjì di difm- 
\amiofopru i nuovi fentime'nti contenuti 
lei libro intitolato, il Mondo Ingannato 
là’ falli medici, di Giacomo Filarino, 
?ef zleno,dedicata all'llluflrifs.cd EcceU 
’entifs. Sig.Girolamo remerò, Cavaliere 
' Troccuratore. In Venezia, appreffo Gio. 
7abbriella Hertz,, 1717. in..ili. pagg. 
E il TT % * .diJV 

( aj Tom. XXVTL pitg. 214, 
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276. fenza la. dedicazione, e la tavola 
delle cofe notabili. Oocito libro cita¬ 
to grandcrtYenteapphsudrto. 

Dallè ftampe di Domenico I.ovifa 
fono fi ave divulgate ultimamente due 
Opere dei Signor e\Ar rigo ^Ariani, Cora¬ 
te di Salvarolojdella Reggia Ccfarca , c 
del Sacro Komanolrapero,gentiluomo 
ben nòto da molto tempo al mondo eru¬ 
dito. La prima fi è un a feconda edizione 
delie fue pocfiCjCol titolo di Ricreazicni 
poetiche, cfivifè in Sonetti, in Ode, e in 
Soliloqui, e Itampate in 12. pagg. 33$. 
lenza la prefazione, e alcuni componi* 
menti in lode del eh tariffi mO Autore. 
Furono flap are 1 a prima volta le Ode di 
qiieftoCavalierei’anno r6$o. dal Zat- 
toni in Venezia* ma in quella leconda 
edizione fono riformate, e d’altri com¬ 
ponimenti accrefciutc. 

L’altra Opera del chtariffìmo Auto¬ 
re è intitolata : Memorie /opra U Fami - 

glia de' Signori Aitarti Conti di Sktk&am 
lo, della Reggia: Ce farete dei S'acmRai 
mano Impero, divifein tre libri,ne'quali, 
oltre il raccontò di cofe memorabili acca- 
date nel mondo, fi contengono Brevi, Di¬ 
plomi , 'Privilegi), Invejliture, efercizj 
di giurifdriìone civile e criminale, com- 

f • 7 P°- 
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'ofiz.ioni in profa y ed in verfo d'uomini 
'otttifimi, lettere di 'Principi, ediTri- 
;atiy fipitafj, ed lnfcnzJopiyec. Jn Vene\ 
ja, per Domenico: Lovifa, ?7 i7, in 4. 
>ag. 151. fenzafintroduzione ,e Falbe? 
o genealogico di quella nobiliflìma e 
nligne Famiglia . L'Autore in quella 

ma Opera fi è portato con tal <nodeliia> 
omefeavefle fcritto la fèoria di unal- 
ra famiglia , fenza palfione^e Tempro 
on la feorta del vero. Non ha feguito lì 
olito abiilo di chi fcrive genealogie di 
amiglie,. nè ha cercato di dare Un mag¬ 

hici* fregio alla fua con. unoriginc ri? 
! nota , e con trarla dalla colla di qual- 
he Re, oSemiden. La fua cala ha tanti 
tedi veri, di,nobiltà ^chenon ha bifo- 

Ipaodi.mmdicarne di falli dairimpoihi- 
a. Tutto quello 5 che egli ne dice ,,è da 
ni comprovato co autentici documenti . 

Si èfinalmemc rifo’uto il chiariilimo 
iig. Abate ^AMonmccaa Snlvmk acomu- 
ncarealla letteraria repubblica i poeti 
;reci da lui traviatati in verfo italiano . 

j Dopo la pubblicatione dell^nacreonte 
, lidia fi era veduto di luiinquefto gene- 
j c , tuttoché piè volte ne foflè flato iol¬ 
ecitato . Prefentementeegli ci ha dato 

I l Teocrito v.ol^ao'ixxAtodalle Pampe di 
. lì V 4 Ba- 
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Bafiiano Coleri in 11. pagg. 187. fenza le 
prefazióni. A quello volgarizzamento 
fi fpèra, che il chiarid] mo Autore farà 
fuccederc gli altri , e principalmerite 
q&èUo di 0%fh>, éheè il Principe di tut¬ 
ti! poeti, che che ne dicano in oggi aP 
cùni flioi ,'anzi ingegnofì, che dotti cen- 

lo.) ìkisini j 
11 Tezzana ha fatto una terza edizio¬ 

ne , mólto più corretta delle precèdei 
ti, delle 'Rifleffìom [opra il buon gufo nel¬ 
le fetenze e nelle arri, nfcìte lottò il no¬ 

me di Lctmindo T titanio, in due partici! 
fórma di dodici . La prima contiene 
pagg.3oS.e lafeconda347.fenza lepre- 
fazionféJe tavole. Delmerite dellAu4 
tore, e dèll’Opera nòn occorrereplicar- 
ne di vantaggiò, dopo quello cheTèn’è 
detto altre volte.; f ] 

Terminatalaftàmpa delle ‘Prediche 
fatte in lingua grécp-volgare dal fu 
Monfignor Elia Mignìttif Ve/covo di 
Gernizza e Cai a vr ita in Morea ^Antonio 
Bortoli,(iampatoreci dà ora dal tòrchio 
un libretto «12. di paggi io?. lènza la 
dedicazione , e alcune compofizioni 
poetiche in lode dell’Autore defunto» 
nel qual libretto fono comprele duepre* 
dichef acre, e quattro orazioni del mede- 
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nocche iole fi fono ritrovate delle mo^r 
e che dio già fcceinlingua italiana. 

Due Tragedie co^. lo .fìeifo tfioloidi 
4ntigom fi fono vedute alle jflampe.ncl 
amo vale paflato. Ea prima èfenzano^ 
ie di autore, fc nonm quanto in ima 
reve prefazione vi: Eleggono le lettere 
niziali col nome dèi Sig. AbaiCv^.AlZ/. 
quella c fiata llampata: mVenexia, ap* 
'rejjo Marino Boffetti, iSL e lg 
ecita.tanci Teatro Vend ramino di San 
.'al vatore. Lafecondaè (lata (lampa ta in 
'eneda, preffo Domenica Bordoni , nella, 
imperia del, feminariq $ iji 7, in 8. e 
orta nel, frontifpicio il nome del Sir 
;nor Marchdè Viermaria Suarex. Egli 
notabile, che in quelle due. Tragedie 
ìonfolo è lo ftefjo il fogge tto,, ma il vi- 
uppo, hperipexia, e bene fpeffp anche i 
jerfi* Npn è godibile! il credere ,.che 
ante cofe.ad ,un trattQ.fieno venute in 
nente a,due pcrióne, lenza che l’una ab- 
>iaricopiato dall'altra,., fi ^iud.irio;&? 
mrevole potrebbe elfere. di prima villa 
>cr l’autore anonimo, che,prima del Sig* 
Vlarchcfe Suarex l’ha pubblicata. Ma il 
/ero fi è , e noi Udii polliamo contutt* 
^iullizia attellarlo, che il Sigi Mar chele 
ine anni fa ha fcritta e verfeggiata la 
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fiia, Siccome egli medefirao giuftifica la. 
fila a (Temone con la tefìimonianza di 
molti foggetti, dignilfimi di ogni fede : 
là dove i Comici iquali l'hanno rappren- 
fèntata, attefiano di averla fatta comi 
porre al Sig.^. M. L. nel breve corfadi 
quattro fet timone. 

Il Sig.D. Giovami Oliva da Rovigo; 
dovendo nel fecondo anno ripigliare i 
letterar}eferrizj delle pubbliche fellon¬ 
ie, alle quali degnamente è prepofto in 
Aiolo, lo ha fatto con una elegante ora¬ 
zione , il cui folo argomento è fufficien- 
te a dare a conolce re il fuo buon gufio 
nelle materie letterarie. *Ad cives ^ce¬ 
lano s de ‘ì^umrmrumveteivrm. cognitione 
cura Hijloria cormngenda Graffi» .Joannis 
Olivae, cum fludia alteroarmo vspeteret, 
Venetus , apud faaobum Tbomefmum 7 
1717. in S. paggi 5 r'. I vantaggi a che ri¬ 
ceve la fioria dalle medaglie,-fono mol¬ 
ti e notabili, e quefti fpiccano chiara¬ 
mente dalla fiiddetta- orazione ,r? ?... ; 
h Addfu orazio neduc altre ne foggiti 
gneremo, lequali trattano uno fiefìo ar¬ 
gomento ; l’una recitata, e l’altra foll¬ 
mente fcritta , in morte del chiarimmo 
Cavaliere, Giambatifta ^iccolofi, Can- 
cellier Grande della Sereni Ili ma Re- 

pub- 



Articolo XL 
ubbiicQ di Veneziani Tempre gloriofa 
ìemoria . L’autore delia prima, chea 
id fu eletto dagli Pelli par enti del de-* 
jnto,fia;eTpreflo nel ti tolo,che Teglie:,lii 
mere ilLuflnf]'. atqtte Exc,ellentijj. D.DÀ 
lo.Baptifla !>{icolofiiyEquitisy Magnile* 
eniff. Reìpublica Cancellarti, Qratioha- 
nta coram Sierenifjimo Tnncipe d .Sta¬ 
li sìao Santinelli, Congregdtionis Somafr 
-h&.Venetiis, apud JEntomum Groppum, 

717. w4.pagg.25. 
L’altra è la Teguente : In funere libi 

biffi atque Excellentiff. D. D. Jo. Bapth 
he Tqfcolofn., Equitis, <& Serenifjìmce 
\eipublia Veneta Magni C ancellarii , 
iratio., qua tantum Cancellaria lumen 
,o. Dominicus Pecricelli, C.R.S.ejuf, 
lem Cancellarti Leffor extinff/m defle- 
latqvifusffbi dicere ad illius]ufla magni* 
Hca coram Ser eniff. Tnncipe, & Sapien* 
iff. Senatu. Venetiis y apud Mntonium 
Sortoli, lyiy.inq. pagg. 11. * 

Il Sig. D. ‘E{iccolàSélberti,S acerdote 
ii pietà, e di dottrina, il quale morì il 
dì 16. Ottobre dell’anno 1707. in Pa¬ 
lermo Pia patria, diede fuori fin l’anno 
1703. in due tomi in Taglio dalle Pam¬ 
pe di Felice Marini in Palermo! Comert- 
tar] fagro-ifiarici della Vita, Do ttrinai e 

V 6 Mi- 
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Miracoli di Gesù Crifto'figlio di Dio e di 
Maria fempre Immacolata; la qual Ope¬ 
ra, divi fa in tre Parti, & fiata l’anno paf- 
fato rimelfa lotto il torchio >dal ^ezr 
stana in quella città di Venezia in for- 
madi'quarto. . r , . 

Lo itdfoTezzana ha latto tradurre 
dalP. Arcangelo iAgoflini , digniflìmo 
Kcligiol© Carmelitano, il quale nelle 
molte fue traduzioni lì è fempre mode-? 
Ha mente oafeofio Lotto il nome di Sel¬ 
vaggio Cunturani , dalla lingua frante- 
fe nell’italiana iì Trattato ^édla buona 
/celta de' medicamenti di Daniello Lo¬ 
dovico, comentato ^ Michele Ette- 
mullero, e lo ha Hamparó in quarto ad. 
«tiJità-univerfale?. ; i : :q i b:)ìo ;r;rl 

Ne’ noilri .Giornali eilcndofi fatta, 
altre volte menzione dell’ acerrima Ih 
te, nata fra ’1 Sig. Domenico ^nel,.liraj> 
-cefe, ed il Sig;' prancefco Signoì'otti , 
Gcnovefe ^i interno alla cura, e guari- 

=gione j. propella dal primo ideile fifto- 
lelacriinaliiegli ©di dovere, che diamo 
ancora .notizia di: un libro uicito dalie 
flampe di Giambatijìa Decurti ^ in cui fi 
propone il prò e'I contra del nuovo meto¬ 
do di guarir le fuddcttCjCon alcune riflef- 
ftoni chirurgiche ed anatomiche, fatte dal 
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rtg. Sìbdfìiano Metti, Veneziano ,Pró- 
efforedi chirurgia,ad infama, com’ 
:gli dice, de'fMÌifiudiofi nell'arre h ta 

Qui parimente è comparii da rtoti- 
hj di Girolamo Mlbriccxì la Chirurgia, 
velata, o lìa l'origine, rifloramento 
*progrejji del metodo, di curare le ferite, 
•accomandato da Cefarc. Magati, lèttera: 
erma all'llluftriff. Sig. Dionifiò-Mridreìa 
tancaffani Magati da Jacopo-Antonio 
lupi , Filofofo e Medico Tiemontefe ì, 
nà per la Sereniffìma Repubblica di Rene¬ 
lla Chirurgodel Tre fidio di Crenià : ag¬ 
giuntovi un Taradofso chirurgico,dedot¬ 
to da iinxojjcrvazione-.del Sig. la Teyro¬ 
de ;con la della offertiasdorie poetata dal 
-rancefedal prefato Sig^Sanc-affani, e da 
lui pure arricchita di iumi.V!ha in óltre 
4ndfattilEmo diario,fpettante alla me- 
lefima ofllervazìone >. una differì az.ionc 
roncerneriitej alarne riftéifióni circa gli 
ufi del cerobro ; ilchelimil ménte è urta 
traduzione del SìgxSancaffani dall'idio¬ 
ma Francefd ; .'efirialmente v’ hami’ojf- 
fertia%iotie del Sig. Bellone y autore dei 
rbicone incampó.%^^-, ) il ' 

Appreifo lo ftelfo Mlbriz.ù dilata 
ftampato in 4. un diflinto ragguaglio 
dell’appoftottca Legazione dell’ Eminery 

S'i •*€■ 
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tiff. e Reverendiff. Sig. Cardinale Vliffe* 
Giufeppe Gozzadini, Fefcovo dImola, 
e Legato della Provinciadi Romagna y m 
occafione delle Reali nozze della Prin¬ 
cipe^ a Elifabetta Far ne fedi Tarma con 
la Maefià del Re Cattolico Filippo V. in 
nome del Regnante Sommo Pontefice Cle¬ 
mente XI. l'anno 1714. pagg. 46.Il no* 
me dell’Autore, taciuto nel frontifpi- 
ciò, fi légge a piè della prefazione al 
lettore » ed è il Sig. Gio. Angelo Meno- 
chi, Bolognefe. La magnificenza , e 
la virtù , con cui quello gran Cardina¬ 
le foddisfecein sì fegnalataoccafioneal¬ 
la Legazione commeffagli , meritava¬ 
no, che ne paffaffe alla notizia de’po-. 
fieri la memoria i statò 03 

Procede con buon metodo,e con gui¬ 
de ficure l’Autore del Siftema del mondo 
terracqueo geograficamente defzitto ^col¬ 
le provmcie , fitti, e qualità de' popoli in 
efib contenuti, conia giunta di un'anno¬ 
tazione cronologica de’ paefi ficoperti fino 
aquefii ultimi tempi ; improbo nella 
fiamperia Bragadina, apprejfo Antonio 
Groppo ,1716. in 4. L’Opera è divifia in 
due tomi.* il primo di pag.372. che con¬ 
tiene l'Europa : il fecondo di pagg. 2 06. 
ove fi tratta dell'A fi a, dell'Africa y a 

:>V\ dell’ 
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lei\sAmeticei, In finccdi ciafcun torno vi 

; ono utilifdme tavole, dii polle per ordi¬ 
te di alfabeto, ove di provindain prò- 
lincia fi danno gl’indici delle città e luo¬ 
ghi principali per entro l’Gp.ra nomi- 
tati . Il nome poi dell’Autore da adorni 
>ratoin quedelettere iniziali, D. S. G. 

I e quali dinotano il Signor Dottor Sii- 
no Grandi, letterato Kiminefe, del cui 
nerito è perfuafo il Pubblico per altre 
>pere da lui divulgate, fra le quali non 
•da tacerli la Storiadegl' Imper adori Cìr 
\efi, fiampata da Girolamo Mlbritzxi in 
Pntinmzione del Mappamondo ìfrorico 
lei P. *Antonio Forefti9della Compagnia . 
Ili Gestì : alla quale s’ip tende, che il dee- 
o Sig. Grandi farà ben predo fuccederC 
[Lidia de i Re Ter frani, e de’ Mogolli. 

E perchè della fuddetta Continuato¬ 
le del Mappamondo ìfrorico molti fo¬ 
to gli autori,il nome di tutti i quali non 
•efprelfo nel frontifpicio di cialcun to¬ 
no ; e perchèè giullo, che ognuno ab- 
ua la lode, che gli conviene, e fieno 
nolti difingannati, i qualicredono effer 
a fuddetta Continuazione fatica di un 
'oh : noi qui a mera tedimonianza della 
ferità diremo, che come i feiprimi to¬ 
ni fono lavoro del fuddetto Padre Fore*- 

fri : 
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J5ì! i così i quoterà tàtn * che iuceedóno a 
quelli, contenènti i Rs k Inghilterra,Seti 
XM'y Svexàà^tiD^m^n^m^itDucbi di 
Glftem 'y rii Contri di Gèldria, fono opera 
dsl Sìg.: Apafiolo Zeno il'undecimo, óve 
fi,narrano le azioni de-’ Cali fi, e de’ Mo¬ 
narchi Ottomani , è componimento 
del Sig;:Marchefc Domenico Sitare*, jefi 
duodecimo, nel quale fi efpone la fiori» 
degl5 Jmperadori Cine fi, è iattura del fijdt 
detto Siz.’Gvandiyil quale ci ha dato mo* 
tivo di parlare di qucft’Opera del Ps 
refii y-tante volte già rifiàmpàta »] baqqr 

Nel 1705. Lorenzo Balegio ftanfipò 
in due tomi in 4. il Vocabolario degli Ac¬ 
cademici della Crufc a compendiato da uri 
Accademico Animofo y fecondo Culti- 
ma impresone d;fF.irenze: del \AfDF%CI. 
e tuttoché allora egli ne tirafle oltre-.a 
due mila efemplari, l’Opera però fu ri» 
cpnolciuta sì utile ; ed ebbe uno fpaccio 
sì grande, che ora gli è convenuto. ri- 
fiamparla, per averne di giàefitatejutt* 
le copie della prima imprèlfione. Pro¬ 
mette lo fiampatpre nel £rontifpicio: , 
chequefia edizione fia fiata rivedutale 
fia migliore dell’altra. La dedicazione 
fatta dall’ Accademico Animofo al Sig. 
Cardinale Francefco-Maria de' Princii* 

*■- fi* 
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>i di Tofcana, quantunque in oggi de¬ 
funto, non vi è fiata omeiTa: il che non è 
yoco y quando fifa, efler folito vizio de- 
*li ftampatoj i o tràlafciare affattonejle 

pftampe fimili dedicazioni^' ovvet-óf, 
nutandcle, cercarli nuove protezioni,e 
yantaggj. Chi poi fiali voluta a fconde- 
! e fiotto quello nome di Accademico ^ 
limofo , ccofiagià nota a tmtiy filiere lui 
lato uno de’fondatori della infigne Ac* 
ademia degliAnimofi, lolita radunarli 
;ià tempo con molto applaufo e decora 
Lpprelfo il fu Giancarlo Grimani > fuo 
nnpliflimo Mecenate. 

D I N jtacttfal. 
dbm'&\ t olominA o^tmsbjD'jÀ 

Il Sig. Dottor Sebastiano Ròtari,notes 
m altre dotte Opere da luf pubblicate, 
la dato ora alla luce una ingegnala 
eritema, nella quale e5 pretende di mo. 
Irare con la ragione , con l’autorità, e 
ròn la fperienfca, quanto fiadi poca for¬ 
ra , e come di niun valore la confezione 
iigiacinto, e quanto poco contribuifea- 
tio le gemme, le radici , ei legni, ec. che 
a compongono > giudicando eflfereaffai 
>iù efficace un cucchiajo o di vino, o 
ii brodo di un gallo. 
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Si vede un libretto di pagg. 43. ed» 
quello frontifpicio : Angeli Fonte;, Ve- 
ronenfìs, epifloUadV.CL Joan. Burchar- 
dum Menkenmm, Lipfieiifem , J. V. D. 
Totentijfimi Regis T'domar um & Eletdo- 
ns SaxomaCanfihaitmm <& Hiftoriogra- 
phum j & Hiftoriarum in^Academia pa¬ 
tria Trof. pub. celebernmum : deconfpet 
fìuinfignis Coduis diplomatico- kijìorko* 
epijìolaris ex duroypu <p&ut, qnidem vh 
detur, dato ad ^Attorum Erudì Lipf. Col% 
le&ores a B.V. Bernardo Fez , Benedigli-*; 
no, & Biblìotbecaxio MelUctrSi àn Alia 
firia ^A.iyió. Excufa Verona, in adir, 
bus Tetri Tuditemi >1717. in 4. In quello 
.libretto fi fa una fpecie di cenfira alle- 
notiziedel detto codice, divulgate dal 
dotti filmo P. Tez negli Atti ( rt1) degli 
Eruditi di Lipiìa, moflirandaAngolati 
men tc, come una gran quantità di qpi- 
Itole e documenti in elfo codice conte¬ 
nuti , edaflèm ineditifono già flam- 
pati i e lì indica.dove y c da.cui. L’Opea 
retta è dotta e commendabile ; benché 
veramente il dar qualche cofa di già 
llampato, come nuovojé inavvertenza, 
cha può dirli comune quafì a tutti colo-, 
ro, che pubblicano anecdoti, come fi 

•5 - ' " • c*'- d. mi\ v; ‘poi o> 
fa) Menf.Januar. r7i7.Z-.30. 
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crebbe con lunga induzione mefttaV 
:, non c {fendo quali più poffibiie di 
/ere a mano tutte le colè Campate, Si 
>da in quello libro giullamente il Sigi. 
ìafiGVio di Danzica, giovane che fu 
ai l’inverno pafTato, e fi fé conofcere d’ 
igegno fingolarc : dice di efFo l autor 
ri l’E pillola, ut ex omnibus ih , qui a 
obisin Italiam ad capicndum augendnm- 
ne ingenti cultum profieìfeuntur, path¬ 
os , quos illi comparare > quem anteferre 

ì ojfim, viderim neminem. Si dee però 
jvvertire, come quella {lampa non è 
Hframente fatta in Verona, ma come 
1 enfi riconcfce, in Germania j e che il 
ionie prepollovi di cingolo Forteto è 
mio ,come finto parimente, che.le co¬ 
dili tifo cipolle fieno fiate fuggente all’ 

; Ultore dal Sig. Marchefe Scipione Maf - 
\'ei, il quale, comenoi abbiamo di cer- 
o intefò, nè pur fa, nè può immaginarli 
hi l’Autore ne fia. Egli è dunque in¬ 
tenzione poetica il dire, che fi fa fpe- 
ialmentealla pag.5. Minus tamenme- 
noriola mere fidens , fplendidifjìmum 
Iquitem civemque nojirtm Scipionem 
Vlapheum, ad quem tanquam ad uipol- 
inem dubitationes meas deferre foleo , 
tonfvkre fiatai. ls re irìtelicti a, ut efl 
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hmianifjimus? leniter.fubridens te qui- 
dem,inquit, mìmrne miror ignorare> be¬ 
ne magnani cura diploxnatum r twn epi- 
fìolarumpartem Syntagmatis Vdalnciar 
ni centum ]àm ab bine anno $ èoque am- 
ptius ex Codice Cafarjeo fuifje publica- 
tam. vdtdemiwr id latuifie Lambecio, 
^8K3.’\W> SI 
.-&&& ^ ‘tV^R 
b - tmhq. ih «AMwi * •» 
.->b oìfiiì d VwtowCL .^pVs, ’*& 
'èha^soiLdiS 010120G. .§*2 ©iiu^ì 

IL FINE. 

. - m AWER« 



i ; ^ A 1 ^0 10 XI. 477 

AVVERTIMENTO. ' 

««sKJl.m'OT 
^NdTpmo XXVII. a c. 4*3,..n#s 

ùkntto il detto Iwrefr , ,<x. fi dee 
ire l Ingrefjo in quefta citta dell'Emù 
'ntifs. Odefcalchi Jircivefcovo di Mi- 
'no : mentre l'Ingreffo di prima nel 
ollegio de’ Sigg. Dottori è flato de¬ 
ritto dal Sig. Dottore Bibliotecario 

s v4 i n V V 
a 
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ERRORI occorfi nella pompi 

del Tomo XX VII» 
ofitaiiD ommsiib >i 105] 

foce. Un. Errori tSii bCirrezJoM. 

2 fj tutti _ tutta 
ij *3 {tacciati obnftiacciati 
21. 3 
65 12 

9i 
96 
97 

101 
107 
119 
120 
121 
145 
152 
*53 
*54 

169 
172 

181 

Xo5 186 

187 
188 
189 

*3 
io 
26 
x7 
27 
16 

3 
*3 

5 
*3 

3 
15 

5 
iJ 
22 

6 
I 

e intendono 
parola 
che col 
6511 
Tredrom. 
754° 
Bls&u 
idografiche 
effetto 
Diurni 
ad afpirare 
nubentem 
pravia 
Stilla 

Sidnam 
così 
pelli 
molto 
vegetazione 

' Oi. 

IHAV 

« w 

192 
\ 

28 
a5 
18 

19 
20 
22 

trovano 
cui cui 
tra 
, dagli 
pepa terra. 
o con 

Vi 

LS. 

* e * 

I 3 fiamazione ■ 

e s’intendono 
parabola 
col 
1651 
Trodrom. 
165^ fi 
Blaeu 
idrografiche 
affetto ■’’’ - 
Divini 
afpirare ad 
rabentem 
pervia 
Scilla 
Sidenham 
il paziente così 
peli 
molte 
vegetariane 
promozione ( e così 

va letto per tutto 
in altri luoghi , 
come anche fra- 
mare^ramato^ C.) 

ritrovano 

cwi -, x,* j ma ^ 
. Daglh 
pepa terre ^ vi 
e con 

$1$ 
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•94 
99 

-oi 

o 6 
.18 

33 
34 
3* 
4i 

-\3 è fono fono 
6 fu - fa 

14 diremmo diremo 
18 più dire, dire, (enon 

7 delle?;; dalle; ì ^ 
1 Raimondo Gian- Conte Girolamo 

forti, fuoconcit- Frigimelica, 
tadino, 

, . purghe _ 
che fi e, e che ci é che vi è, e che vi é 

45 

66 
7° 
79 
93 

16 

6 
20 
25 
14 
21 
14 
25 
23 

J 
29 

3 

lervare 
dal qual 
prefente 
fia 
I>er 
l’altro poi; 
E c clip fi 
prelsoni 
delle Scuole Pie 

8 fi : legge 
41 j obbliqui 
51 5 PEPRIGNANI 
63 7 rogatus 

65 

ferrare 
da quel 
preferiti 
dia 
pel 
; l’altro poi 
Eclipfì 
prelfioni 
della Madre 

Dio 
fi legge 
retti 
PETRIGNANI 
togdtus . 

T V 

* i 

di 
? £ 
f 

77 18 ne convenga) non ne convenga ) 
isq cissl 

55 « 
m n 

y dx 

oliavo' nt nt 

, . * ^ * 1 5 
2 

J 
f .Xx 
J 

ÌV i7 
4103 » no.'i $ &£ >• 
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t-ti 

$99 *o * 

ivi « - H~b 

1»H 
ivi yrTf 

V . ! 

401 16 iugento 
404 24 SereniJJimè 
415 4 de 
42? 2 fu 
425 ie raccomandati 

dolo 
416 2 trasferiti 

454 26 quello 

457 25 delle 

mille e dugento 
Sereni/fimi 

di 
dice, che fu 
raccomandandolo 

trasferirai 
per quello 
delia 
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