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TAVOLA 
. DE* 

LIBRI >• TRATTATI, ec. 
de quali s'eparlato in quefio Tomo 

Ventefimofettirno. 

[ 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 
"Achilli (Giabatifta ) Sua morte.471; 
* Adami (Leonardi ) ^ircadicorum 

liberi• 463 
* Afaitàti (jLntonmaria ) Memo¬ 

riale catechiftico alle Religiofc-» 
clauftrali >ec. * 451 
-Il Patriarca Davidico,ec.4f 3. 

*Altogrado : Dichiarazione della 
fontuofa macchina,ec. 448. 
Ariosto (Lodovico) Pocfie con-* 
Note di Taolantonio Rolli. 411, 
Arcudi (<Aleffandro-Tommafo)Lz 
due Galatine difel'e di Francesco Sa- 
verio Volante. B 439 

*BaRRìzzaldi (Girolamo)Voti e Fe. 
Ite per la nafcita dell’Arciduca Leo¬ 
poldo, ec. 447 
BaRToli ( Daniello ) Opere. 47 f 

* 2 * Bfl- 



'* BbLaRDb ( Lor enzo) Soluzione dal- 

* cuni problemi. 45 6 

* Bblforte (Mie belangelo ) Vita dei 

Vcn. Mauro Puccioli. 45°* 
* -Panegirici. 4 5I# 
* Belli ( RomoloJQuarefimalc. 445. 

* de BBNiÒNis ( Amadei ) yariorum 
intra Italiani monumentorum inferi- 
ptionesyoc. 410» 

*Bbrtarblli: Lettera d’informazio¬ 
ne iopra la morte di D. Francefca-» 
Archinta Trotti . 445» 

JBerti (Mlejfandro) Lettera intorno 
lofeoprimento delle reliquie di S. 
Pantaleone* ec. 25)$ 

* Memorie degli Scrittori e letterati 
Lucchesi . 43 

* Boccoli ni ( Giambatifta) Orazione 
a D. Terefa Grillo Panfilia. 437. 

* Brbmbati (Mntonmaria)Vàntgirici. 

420. 
Buonarroti ( Filippo ) Oflervazioni 

fopra alcuni frammenti di vafi an¬ 
tichi, ec. C 1. 

•^CanTurani ( Selvaggio)Stor\iL della 
Ch iefa }ec.tradotta dal francefe.473. 

"Carrara ("Jo. Petri ) De Covtraffu 
triunì contraBuiim> ec. 460. 

* --Sua morte. 46 r. 
‘Cassini Giandomenico) fuo Elogio. 91 

* Ca- 



* Castiglione ( Giofeffo->Anmio ) 
Conclufioni criftiancjmoralijegali, 
ecavallerefchc, ec. 440. 

* Cbrracchini (Luca Giufcppé)Cro¬ 
nologia de’Vefcovi,e Arcivefcovi di 
Firenze, ec. 43 1* 

**Cbva (Tommafo) Trionfo della Pri¬ 
mavera* ec. 44^- 

*~-Defcrizione della macchina,ec.44<? 
* Conti(Giàbatifta)I rre paffì,ec. 476. 
** Conti (Gmfeppemaria) del la Con ver - 

fazione, ec. 444* 
* -Qneftione della felicità. 445. 
** di Cor reggi Origine e condi¬ 

zione di Antonio Allegrile. 416. 
** Crbmon a ( Giangiufeppe ) Orazioni 

panegiriche. 43 S 
* Crbscimbbni (G/o. Mario) Me morie 

iftoriche della miracolofa immagi¬ 
ne di S. M. delie Grazie,ec. 4^3 

*La Critica difcreditata,ec. 42.2. 
D 

^DAViDis(Ludovici-Antonii)Md Ré- 
puhheam literorlatiti moniti,ec. 408, 

'•Drrhbam(Tommafó) Vedi ;HauK- 

sbbb(F.) 
^DìmostRaZIONB delle ragioni ad¬ 

dotte, ec. 429 
* Diotallevi (^leffandro) Tratteni¬ 

menti fpiritnali, ec. 47 ** 
? 3 * —Idea 



* —* - Idea del vero penitente,cc. 4.} 6 
* -La Beneficenza di Dio,ec. 476 
* Dori a (Vaol-Mattia) Nuovo Meto¬ 

do,ec. 4^4* 

* -Ragionamenti, ec. 4S f. 
E 

*Fustachii (Bartholomaei) Tabulò 
anatomica,editto pofiet ior. 416 

F 
*Facciolati (Jacobi) ^dTbilofo- 

pbiamOratio. 457. 
de’FAGNANi (Giulio-Carlo) Teorema 

nuovo concernente il Calcolo inte¬ 

grale. 

?ILBRGJTI: Saggi de’letterati eferciz), 
libro II. 32 v*' 

* (Claudio) Trattato della lcel- 
ta e metodo degli fludj,tradotto dal 
francefc da Gio.Oliva. 472. 

* Fontana (Giovanni) Sua morte ed 

elogio, 423 
*-LaSatità e la Pietà trionfate,ec.477 
Montanini (Giufto) Vedi: Maffbi 

(Taolo lejfandrò) 
, * FRanchbtti (Taol-Olimpio ) Ora¬ 

zioni panegiriche. 415?. 
: G * 

'* Galtruchig (Pwo) Storia fanta , 
tradotta dal francefe . • 474. 

<jAZZQiA(Giufeppe ) llmondo insan¬ 
ii nato 



nato da’falfi medici. 214.. 
* Gbrmon (Bartolommeo) Lettera agli 

Autori del Giornale di Venez.4or. 
^GiaNELLI (Bafilió) Su amorte. 4^7. 
*de GRAVESON(Ignatii-Hyacinthi de 

Amar) Hìjìona ecclefiaftica 
* GuiDakhlli ( Jo.Angeli) In Funere 

Sigifmudi-C briftopbori ab Herbefleiny 
ec. Gratto. H 466., 

* HAiM^Nicolai-Francifci) Thefaums 
Britannicus sAntiquitatum gra:ca- 
rum romanarumque,cc% 411. 

*Hauksebb (F.) Elperienze fifico- 
meccaniche, ec. tradotte dall’in- 
gleie per Tommafo Derbeam . 433. 

* Lanci su ( [o. Maria:) Dijfertatiode 
bovillapefte>cc. 464. 

* Langlbt di Frcfnoy : Metodo per 
iftudiare la ftoria j ec. tradotto dal 
francefe. 465?. 

* Lavizaki ( Vierangdo ) Memorie-#. 
i fiori che della Valtellina. 413. 

^Lbonardblli ( ^Annibale) Opere.# 
morali. M 47 f- 

^Maffei (VaoL-xAlejfandrò) fua Mor¬ 
te . 4*2. 

* -Vita della Ven.Cammilla Orfi¬ 
ni Borghele 3 continuata da Giufìo 
Montanini. 461. 

* Man. 



*Mangbti (Jo.Jacobij Theatrunu 
anatomicum. 416. 

*Marchbtti ( v4leffandrò) Lucrezio 
volgarizzato. 411. 

^Mbdje ( Auguftini ) */£moris trium- 
phl4S£C. 443. 

* Mbmorialb alla Sacra Congrega¬ 
zione dell' acque, ec. 41 c? 

del Monaco (Giacomo Antonio ) Dif- 
corfo intorno il culto Afinino im¬ 
putato agli antichi Criftiani^ec. ? f 4 

*di MoNTFAucoNfi5^n^do)L5Anti- 
chità fpiegata in figure , ec. 401. 

* Muratori (Lodovico-Antonio ) An¬ 
tichità Eftenfied Italiane . 4^3* 

* -Fedi PrìTanii (Lamindi ) 
* Mutt {Giovanmaria ) Ricordi poli¬ 

tici a’PrincipiCriftiani. 4C1. 
N 

Novelle letterarie d’Italia . 401 
—-— dell’ kAì\& . 404 
*-di atrgentina. 407.. 
-—di Bologna. 416. 
-- -di Bufferò. 411* 
-—di Ccfena. 413. 
-di Coira. 412. 
-—di Colonia. 406. 
-di Ferrara. 428. 
-.——di Firenze. ‘431. 
-di Foligno. 436. 

.. di 



.---di Franejortal Meno'. 4<A 
-di Genova. 43S. 
-di Ginevra. 413- 
-di Londra 411. 
—-- dj Lucca . 43 9- 

-di Milano. 440. 
•-di Modana. 45 3* 
-- di Napoli. 4H- 
-di Padova. 457- 
-di Tarigi. 40 r. 
—-di Perugia. 460. 
«-— di Pefaro. 460. 
»--di Ravenna, 461. 
—-di Roma. 462. 
-di Strigavia. 410. 
—-di Venezia . 447. 
*le NouRV(Nicolai)^pp4m«.s ad Bi- 

bliotbeedveteru Tatrù,ec.T. 11 405. 
* Nuova Coftituzione e ordini fopra 

ilavorieri delPo,ec. 428. 
O 

#Oliva {Giovami) Vedi : FleuRY 
( Claudio ) P 

*P ag li AKnuffiiuft ini ano)Lcz ione fo- 
pra un Sonetto di D. Terefa Grillo 
Panfilia, ec. 43 8* 

*Paraini QMichele) Rimbóbi gloriofl 
del buon genio Auftriaco,ec. 44 

*PaTRIGNani {Giufeppe sAntonio ) 
Vedi: Saverio ( S.Francefco) 

? Platina {Giofeffo-frlark) Arte ora. 
* CO' 



toria. ^ 4 io. 
Polhni (Joannis) Obfervatiofilaris 

eclipfts. 270. 
*Pozzoli (Jo.Bernardi)i\dft0fldte 1lo- 

mani Tontificis>ec. 46 f- 
*PRiTANii(Lamindi)De lngeniorumo- 

deratione in Religionis negocio. 406. 
R 

RecAN aTI(Gio.Batifta) Poefie italiane 
di Rimatrici viventi,raccolte da Te¬ 
iere Cipariflìano • 4 6/. 

^Relazione dcllediligenze ufateper 
diftruggere le cavallette,ec. 436. 

*Rbnzonx ( Vìncendo ) Difefa dalli-, 
cenfura di Bernardo M mani. 43 

* Riflessioni intorno la malattia de' 

Buoi,ec. in francefe. 413. 
* Rolli (Vaolantonio)Vcdi: Ariosto 

( Lodovico) 
*Ros 1 g n o ti (Gregorio) S u a m or te. 4 4 f 

S 
#deSALLBNGRE (Albertus Henricus) 

Tslpvus Thefaurus antiquitatum ro- 
manarum ,Tom.I. 404. 

^Salvini^AntdmariajProie^icrc.^^ 3 
* Sassi ( Giufippe Antonio) Anniverfa- 

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

dotte dal latino da Giufippe Antonio 
Tatrignani. 47 $ 

MìSavoja [Francefio Eugenio Sua-. 

Vi- 



Vita tradotta dal francefe. 478. 
*SBARAGLi(Jo.Hieronymi)£wte/ec;/;/d, 

feu anima fenfitiva bmtoru, cc. 418. 
Sodbrini (^go(iino)Lettera II. intor¬ 

no all’Arte metallica. 186. 
T 

*TANucci(c«rfc/0)Pocfie tofcane.436 
mTELBSTECiparijJtano.Vcdi: Reca¬ 

tati ( Gio.Batifla. ) 
*Tommasi (^4madore ) Poche di varj 

Autori per la traslazione di S.Caflia% 
no,ec.Edizioneli. accrefciuta. 430. 

*Tonti ( Giacinto) Prediche, feconda 
edizione. V 453 

VaLLIsnieiu (Antonio} Raccolta di 
varj I rateati,ec. 1 fo. 

* VBRNA(Jo.Eapti'ftx) Trinceps medi- 
caminumpblebotomia,zc. 45 9- 

^VERRATTi^F^wre/coJSuamortc^^i 
* UGHBLEi(Ferdinandi)Ita/i<ifacra>w- 

xw editio auftior. 471. 
^VlDussi(G/^/f'p<p^>w<iriii)Parere fopra 

il fenomcno,ec. 47 $ 
*VohAìiT&(Francefco Saverid)\redi : 

Arcudi (,Meffandro-Tommafoì) 
^Wenchbri ( jacobi)Colletta archi- 

. vi & cancellane ]uray ec. 407. 
Z 

►Zappata (Giambatifla) Sonetti Copra 
gli attributi di Maria Vergine.430. 

- NOI 



noi reformator:, 
dello Studio di Padoa. H Avendo veduto per la Fedo 

di Revisione 5 & Approbai 
rione del P.F. Tomaio Maria Gen: 
nari Inquietare nel Libro intito; 
lato : Giornale de Letterati d’Italia 
Tomo Ventejìmofettimo non v elie ! 
cola alcuna contro la Santa Fedo 
Cattolica5&parimente per Atte: 
flato del Segretario Noftro 5 nien 
te contro Prencipi 5 & buoni coftu! 
mi 5 concedano Licenza a Gabrie 
Hertz Stampatore 5 che polla elle; 
flampato 5 ollervando gli ordini in 
materia di Stampe5& presentando 
le lolite copie alle Publiche Libre¬ 
rie di Venezia 5 & di Padoa. 

Dat. li 8. Aprile 1717. 

( 
( Francefco Soranzo Proc. R ef. 
( Lorenzo Tiepolo Kav. Proc.Re£ 

<Agofiino Gadaldini Segr% 



I 

GIORNALE 
D £• 

letterati 

D ITALIA. 
TOMO FE HTESIMQSETTIMQ, 

ARTICOLO I, 

Ovazioni fiopra alcuni frammenti dì 
vafi antichi di vetro ornati di figu¬ 
re, trovati ne Cimiteri di Roma . 
Mll m. R. di Cojimo Terzo Gran¬ 
duca di Tofcana. In Firenze, nel¬ 
la flamperia di S. a. R. per Jaco¬ 
po Calducci , e Santi Franchi , 
1716. in 4. reale, pagg. fcn, 
za la dedicatoria, e li prefazione, 
che è pagg.XXVIL olerea XXXI. 
tavole in rame de 1 vetri antichi , 
e IV. cavate da alcuni Dittici antichi 
di avorio. 

A Utore di quefte belliflìme O/l 
A fervami è '1 òig. FILIPPO 
Tomoxxm. A BUO- 



x Giorn. db’ Letterati 

BUONARRUOTl, Senator Fiorcn 
tino, Segretario delle Riformazioni | 
c Auditore Prendente della Giurifdi 
zione Ecclcfiaftica , e di altri magi 
firati *, Gentiluomo quanto ricco d 
ogni più feelta letteratura, tanto an 
che ornatori’ottimi collumi, e di un 
Loda criftiana morale ; che e 1 vere 
pregio, e la vera lode di un buon let 
terato . 11 nome di lui è già celebri 
da molto tempo appretto il mond< 
erudito, principalmente per la pub 
blicazione da lui fatta del fuo dott<i 
libro, flampato in Roma , per Do 
menico-Antonio Ercole , 1698. in \ 
col titolo di Offervazioni ifloricke fo 
pra medaglioni antichi *, del qual libro 
hanno fatta onorevol menzione ne’ld 
ro fcritti molti e molti de’ più cele! 
bri Autoridei noflro fecoio , sì ita 1 
liani , che fòrellieri . Quella lode < 
riputazione iiam certi, che farà pen 
ricevere un maggiore accrefcimento 
dall’Opera , che ora fìamo per rife 
rire: Opera in vero di raro prezzo 
c tale, che fa gloria non menoa lui 
che all* Italia tutta, e a tutti la buoi 
na letteratura . Seguendo noi P ordii 
ne della flefsa , divideremo la pre^ 

fentc 



A RTICOtO I. 2 
fentc relazione in tre punti ; il pri¬ 
mo de’quali darà in riftretto il con¬ 
tenuto delia prefazione: il fecondoac- 
ccnnerà le cofe più notabili , delle 
quali fi paria nelle Olfervazioni fo- 
pra i frammenti di va fi di vetro or¬ 
nati di figure ; il terzo finalmente 
efporrà in riftretto quel tanto , che 
il chiariamo Autore ci rapprefenca^ 
nelle fue Oflervazioni fopra tre Dit¬ 
tici antichi di avorio, che ora fono in 
Firenze. 

I. Nella prefazione fa egli primie¬ 
ramente vedere, quanto fieno da ve- 
aerarfi quefti antichi fiacri frammen¬ 
ti, non tanto perchè elfi ci rapprefen- 
;ano le grandi efivrumane virtù de’ Fe¬ 
deli della primitiva Cliiefa j quanto 
perchè, fe ben fono di vii materia , 
3i rozzo lavoro, e di antica fempli- 
:ità, fono però ornati e arricchiti di 
li voti e fanti ammaeftramenci di vi- 
:a criftiana ; atcefochè que’Fedeli po- 
,ero grandiflima cura, che infino i lo- 
o poveri, e ufual arredi spirate¬ 
ci co’facri fimboli, c colle lacre im¬ 
magini pietà e divozione , e mante- 
fetero viva in loro la memoria del- 
e più importanti maifime dell’ Hvan- 

A 2 ge«« 



4 Giorn. db* Letterati 

gelio j e quanto anche , perchè rffi i 
frammenti potfbno molto fervire ad i 
iJluhrare i fanti Padri, a fpiegare i 
facri riti, e a provare molte confile- : 
tudini degli antichi Criftiani. 

Acciocché ognuno poi nettamente 
conofca , che cola fieno quelli vetri 
antichi, de5 quali intende di parlare il 
chiariflìmo Autore, e come fatti , e 
da chi degli antichi Autori mentova¬ 
ti, e dove Ci fieno trovati, e dove pre- 
fentementefi confervino*, dice in pri¬ 
mo luogo, che lono fondi di bicchie¬ 
ri a forma di ciocole , i quali rom¬ 
pendoli con facilità nell altre parti , 
fi fono facilmente conlervari interi 
nella parte del piede , ove i Fe¬ 
deli aveano in ufo di adornare il va- 
fo con alcune pitture , te qualioifer- 
ferva efler di due lerce di lavoro „ 
„ L’uno, lon lue parole, era ordi- 
„ nario, e fi faceva col mettere una 
„ foglia d’oro lui vetro, che do\ea 
„ fervire per piede del bicchiere , 
„ ed in quella , dopo che vi aveva- 
„ no fatto a fgruffìo ia pittura, o il 
,, difegno di cièche vi volevano fa- 
v re , ferravano a fuoco il piede , 

ed infieme il fondo *kl vafo, con 

?> av" 

N 



Articolo I, f 
, avvertenza, che il diritto delle fi- 
, gure, e delle lettere , quando vi 
3 erano , tornaffe dalla parte inte- 
3 riore del bicchiere *, acciocché co- 
a lui, chefene ferviva, le potede 
3 godere , e leggere > e per confe- 
» guenza venivano a rovefcio a chi. 
» le vedeva dalla parte del piede, e 
» per di fuora > e da quefto ne è ve- 
» nuto , che alcuni di quefti vetri 
, appreso l’Arringhio nella Roma, 
» fotterranea, fono (tati difegnati & 
► rovefcio j inalcuni luoghi vi met~ 
, tcvano de’ colori, par icolarmente 

del rodo, per diftinguere gli orna¬ 
menti delle vedi, come iarebbe a 

, dire , le flrifce di porpora , che 
! chiamavano, Clavi, o qualche al¬ 

tra cofa, ma groffolanamente , ed 
alla peggio, 
,, L’altro lavoro, che noi per di- 
dinzione, chiameremo di maniera 
migliore, e più gentile , c fatto coti 
maggior arte , e fi abbatte fem- 
pre , per quanto io abbia vedu¬ 
to , ad edere più maeftrevolmen- 
te difegnato , ec. In quelli , per 
quello, che ho potuto riconofcc- 
re,pigliando gli artefici, per lo 

A 3 „ più 



6 Giorn. db’ Letterati 

»> più , una laftra di vetro ordina- 
„ riamente non trafparente, benché 
,, ve ne fia anco delle trafparenti , 
„ le incavavano, fecondo il dileguo 
„ che volevano , e 1* andavano poi 
„ riempiendo > e dipignc*do con 
„ maeftria, di colori di fmalto , il 
,, più delle volte d’oro, e d’argen- 
„ to , bene ombrati a i fuoi luoghi» 
„ qualche volta fi fervivano anco 
„ delle foglie d’oro un poco fgraf- 
„ fite gentilmente , e con difcgno > 
,, per farvi nafcere le ftie ombre > 
3, coprivano pofcia tutta la lamina 
,, fopra alla pittura , di fmalto traf-l 
,, parente , e quella laflra di vetro 
„ così aggiultata , e dipinta , ferra-i 
,, vano parimente a fuoco fra il fon- 

do del vafo , ed il piede , colla 
medefima cura , ed avvertenza , 

3, che la pittura tornafie, cfi vedef-! 
3, fe di dentro al vafo ; anzi quan- 
3, do le lafire di vetro fodero fiate: 
„ opache, da quei luogo iologodere 
3, fi potevano. 

Olferva di poi il nofiro Autore , 
che di quella maniera migliore era. 
no per lo più le cofe de’ Gentili , e 
deli* ordinaria quelle de’ Criftiani , 

non 



. Arti colo I. 1 7 

lon refhndo però, che quefte alcuna' 
rolta non follerò della maniera -mi¬ 
gliore, e quelle de’Gentili dell’altra 
nferiore; di che ne accenna gli efem- 
>li . Dice in oltre , che gli antichi 
i fervirono ne’primi tempi per bic- 
-hieri , e per vafi delle corna degli 
nimali, e poi fu la fomiglianza di 
quelli, ne fecero di legno e di terra 
jotta, finche il luffo introduce i vafi 
li bronzo, di argento, di oro, e di 
•fietre dure, e d’altre materie prezio¬ 
se. Si vaifero ancora de’ bicchieri di 
retro, dappoiché ne fu trovato acci-* fentalmente l’artificio nella Fenicia , 

1 riferire di Plinio 1.36, c, 16. e d* 
.fidoro L 16. c. 1 f. e confervato fus¬ 
amente l’ufo con maeft ria nella eie* 
:à di Sidone, come dagli autori, c [a* frammenti, che fe ne trovano , 
ìanifeftamente apparifee; dalla qual 

fitta fe ne lparfe poi l’invenzione in 
litri paefi . Di quello ritrovamento 
pare, che fe ne debba la gloria a De- 
ttiocrito , il quale fra le tante cofe 
da lui conia fua affidila applicazione 
ili* efperienze inventate , fi valfe 
incile dell’artificio del vetro, di cui 
fi fervi per imitare, e contraffare le 

A 4 gio- 



S Giorn. db’ Letterati 

gioje, mediante ia coltura de’fafli 
Da principio il vetro, per la Ina ra i 
rità, fu di qualche prezzo-, ma l’ar¬ 
te vetraria effendofi poi dilatata , e 
bicchieri di vetro eflendo divenuti co¬ 
muni , fi davano queAi a viliflimc 
prezzo, quando però la qualità fpe- 
ciale di elfi, olamaettria del lavorc 
non avefsero fatto ad alto cotto fai ir¬ 
li : del qual genere però non eranc 
que’ de’ Criftiani , a riguardo che ir 
etti non ammetteva la nottra lanta 
Legge lavori ttraordinarj , e di rare 
prezzo. 

Stimariflimi tra i vafi di vetro era¬ 
no gli adornati di figure di bafso rilie¬ 
vo , detti da Marziale ( a ) Toreti , 
mata, e da Apulejo ( b ) calices fi- 
gillati , e anche cryfiallum im- 
puriftim , o come leggono altri im- 
piffum : ma la prima lezione c giu¬ 
dicata dal Salmafio per la migliore , 
volendo , che per efla fia fignificato 
uncrifìallo d’acqua purittima; fe pu¬ 
re, come il noftro Autore iaviamen- 
te riflette , Apulejo non velie inten¬ 
dere di quella forta di vafi di criflal- 

lo 

( a ) L XII. epig. 75. e / XIV. ep. 94. 
( b ) Mttxm. 1.11. 



Articolo-!. ^ 
idi monte, odi limpidiffimoebian- 
> ve tro , i quali fodero intorno intor- 
d, quali punti y e lavorati col ferro, 
[ figure ad incavo , a differenza de i 
giilati, cioè a baffo rilievo. Severa 
iffe la lezione d’impi&um , (lima il 
offro Autore, che per effa fi avereb- 
e una menzione molto fpeciale dei- 

pitture de’ bicchieri di vetro , in- 
rpetrando la parola impitluffl nelfi- 

nificato, che quei bicchieri , den- 
o, oper di fuoranel corpo, aveffe- 

d qualche pittura: madice, che ci 
pugnano fei manofcritti della libre¬ 

rà Laurenziana , ne* quali concorde¬ 
mente fi legge impunffum . Pare be- 
* a lui di trovare in unpaffodi Pii— 
.0 ( a ) qualche menzione dei vali 
i vetro coloriti, di quelli della ma¬ 
cera migliore, che erano leggermen- 
: incavati, fecondo i contorni delle 
gure, o con ferro, o con altro fini¬ 
mento, per inferirvi poi le figure > 
he vi fi vedono ; come anche ne giu- 
ica tali i due vafi di vetro dorati in- 
drno , riferiti da Ateneo ( b ) nella 
ompa di Tolommeo Filadelfo de- 

A f ferie- 

( a ) Lib XXXVl. c. z6. 
{ b ) J*ib»V» c» 5» 
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cricca da Califleno Rodiano. 
■Vili. Palla egli dipoi a dire , che que¬ 

lli frammenti fi tremano ne1 facri Ci¬ 
miteri di Roma accanto a' fepolcri , 
che gli Antiquarj chiamano Loculi , 
fermati , ed incaftrati nella calcina 
iftefla , colla quale fono murati i mar¬ 
mi, ole tavolozze, le quali fono di 
terracotta, grandi, cLottili. Stima, 
che i Cridiani vi metteflero quelli ve¬ 
tri per fegno,affinedi riconofcere il luo¬ 
go de’loro morti, per propria confo- 
Jazione, ed anco per andarvi a fare gli 
ufficj di pietà ne i giorni deftinati , ed 
anniverfar;: di che ne reca le prove ; 
ficcome quelle varie figure , che in 
detti vafi (lavano colorite, ed altre-, 
cofe, che intorno a i fepolcri loro mu¬ 
rate ritrovanfi , forviano tutte ad etti 
loro per (imboli, e fegni, prefone 1* 
efempio da i Gentili antichi, i quali 
cofìumaronodi porre anche a i tempi 
eroici i fegni a i fepolcri , qualera ap¬ 
punto il leone melfo al fepolcro di Et¬ 
tore > la datila di PolifTena giacente a 
quello di Achilie j il remo e la tuba a 
quello di Mifeno; un remo fimilmen-, 
te a quello di Elpenorc > una donna 
fatta di bronzo a quello di Auge; un 

oli- 
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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. Pattarono poi quelli fegni alle in- 
fcrizioni, eaquellebatt, che fi chia¬ 
mano Cippi fepolcralì, ne quali d or¬ 
dinario vedefi (colpito qualche anima* 
le3 inflrumento, albero, oaltro >'e 
ciò non tanto era nelle fepolture de’ 
Gentili, che in quelle de’Crifliani, co¬ 
me con gli elempli fi prova, e con le 
riflettìoni fi fpiega, confutandofi poi P 
opinione di coloro, i quali penfarono, 
che le medaglie ne’fcpolcri, o intorno 
ad etti trovate dinotattero Tempre il 
tempo della morte di colui, che vi fla¬ 
va feppellito : mentre fu da lui otter- 
vato nel cimiterio vicino a Sant Agne- 
fa , fuori di Roma, etter vi intorno ad 
un folo fepolcro più di dieci medaglie, 
fegnate del nome d’Imperadori diver- 
fi, e di tempi afsai lontani. Il Vafo del 
fangue * che fi trova ne’ fepolcri Cri- 
fliani , è contrafsegno di martirio , 
molto più ficuro, che i fopradetti. 

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

A 6 q ue- 
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quefti frammenti di vetro i cimiteri de 
i Fedeli i argomenta , che probabil¬ 
mente ciò feguifse nella periecuzione 
di Diocleziano*, e crede fimilmente , 
che ehi frammenti fieno piu antichi di 
elsa perfecuzione, ed erano forfè di 
que’tempi., ne’quali la Chiefa godè 
lunga pacefottoi Gordiani, ed i Fi¬ 
lippi, e dopo r Imperio di Valeria- 
no. Fa vedere cfser falfa l’opinione-* 
di coloro, che vogliono , che il mo¬ 
nogramma lignificante il nomedi Cri- 
flo fia invenzione di Coftantino*, mo- 
flrando, che nei cimitcrj fi fono tro¬ 
vate malte infcrizioni col detto mo¬ 
nogramma , afsai anteriori al tempo 
di Coflantino: e quell’antichità fifa 
afeendere con buoni fondamenti fino a 
i tempi della primitiva Chiefa, paf- 
fatone l’ufo dalla Chiefa greca nella 
latina , elser.do greche le lettere che 
lo compongono : anzi fe ne ha l’allti- 
fione in San Giovanni nell’Apocalifse 
a i Capi VII. e XIV, comewfoftiene 
l’Autore ; il quale dimofira parimen¬ 
te quefU verità con Fautoricà diEu- 
lebio , da cui fu fcritto, cheCofìan- 
tino facefsc porre bensì quel mono- 

grani- 
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gramma in cima all’afta del fuoltf- 
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 elfi 1 immagine di Sant’ 
Agnela , mentre quefta Santa pati fiot¬ 
to Valeriano , e Gallieno, come fi trae 
da i fiuoi Atti . Ma perchè il mag-p.XVL 
gior dubbio, che fopra ciò gli fi poter¬ 
le muover contro, fi dedurrebbe da cer* 
tc lettere particolari, che fi ofservano 
in quefti frammenti, le quali fono di 
forma afsai differente da quella dell’al¬ 
fabeto latino comune, e del buon fe- 
colo, va egli moftrando con molta eru¬ 
dizione, che efse lettere colla medefi- 
ma forma, o fienile, fi vedono anco 
adoperatene tempi antichi, si perche 
fe ne trovano di fomigiianti in qualche 
marmo, ed in altri antichi monumen¬ 
ti , sì perchè gli artefici erano talvolta 
flranieri, ed idioti. In quefta parte me» 
irita di efser letta attentamente la pre¬ 
fazione del nofìro Autore, potendoef- 
fa in molti luoghi fervire come di giun¬ 

ta 
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ta»al celebre Trattato de re diplomati• 
ca del Padre Mabillon. Gli efempj , 
che fe ne recano e quanto alla divertita 
del carattere , e quanto alla Tirana-» 
forma, e mutazione di alcune lettere, 
dimodrano ad evidenza l’unae l’altra 
cagione fopraccennata, efsendo tratti 
i medefimi e da lapide , e da meda¬ 
glie, e da altri antichi monumenti . 
Sipafsapoi a dir qualche cofa circa-* 

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

p. i. II. Venendo ora alle Tavole, nel-, 
le quali danno efprefse, e diligente- ; 
mente intagliate le figure de i vetri , 
la prima di quede Tavole, tre figu- i 
re ci rapprefenta . Quella però del : 
numero i. è prefa da una lamina di; 
metallo lavorata come a cefello , o 

più todo con una dampa \ e non per ; 
altro il nodro chiarifiìmo Autore hai 
voluto premetterla a tutte, fenon-** 
perchè in elsa fi contengono molti di; 
que’(imboli, che fono efprefsi nelle 1 
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 
Tempre gloriofa memoria , partico¬ 
larmente dichiarata in una Tua eru¬ 

dita Difsercazione. La figura più gran¬ 
de di quella lamina , pofianel mezzo 
di efsa , è quella del Redentore in fi¬ 
gura del Taftor bonus con la peco¬ 

rella fu le propriefpalle: d’intorno 
le hanno diverfe figure minori di per¬ 
sonaggi della Scrittura , tutte fimbo- 
deggiantila perfona diCrifto, come 

sii nofiro Autore eruditamente dimo¬ 

ierà, penfando anche, che quefia fa¬ 
lera lamina potefse efser fervita per 

ornamento di un vafo, o di altra co- 
fa Ecclcfiafiica, efsendovi ancora un 
fegno di bulletta , che la dovea te¬ 

ner ferma.; e forfè ancora ella orna- Ea una di quelle Croci, che fi dilse- 

o {tallonali, a riguardo che per la lo- 
o bellezza e preziofitàfi portavano 

perieftazioni, oproceffioni, ficcome 

fi ha pienamente dall’erudita Difser- 
tazione di Monfignor Ciampini, de 
truce fiatìonalit 

Dataci l’Autore la fpiegazione di p 4. 

Quefia lamina, ciefpone anche quel¬ 

la 
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la di un bafso rilievo mefso per fregio 

al principio della Già Opera, prefo 
da un grandiffimo fepolcro di mar¬ 

mo, che fi vedeva nel Palazzo del 
Cardinal Gafperodi Carpegnaj e ciò 

ad oggetto di unire infieme tutte le 
facre idorie, delle quali gli antichi 
Cridiani per ornamento delle cofe lo¬ 

ro fervivanfi . Quello coftume d’in¬ 

tagliare ne’ loro fepolcri di marmo 
quelle facre illorie praticava!! prin¬ 
cipalmente ne’fepolcri de’ perfonag- 

gj di qualità, come fi vede in quello 
di Giunio Bafso morto l’anno 3^9. 
nella Prefettura , efsendo ancora neo- 

fito, come lì ha nella Roma fot terra¬ 
nea dell’ Aringhi ( a ) > lìccome an¬ 
cora nelle danze de’ cimiteri , dette 

Cubicoli, facevanfi fare da i più bene- 
danti 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 quedi Sacra¬ 

menti in punto di morte. TalifepoL 
cri, ora detti Vili, chiamavanfi an¬ 

ticamente Sarcofago. Nel bafso rilie¬ 
vo 

U ) T.LL.i.c.io.p.i77- 
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vofuddetto fono intagliati il miraco- 
o della moltiplicazione de’pani-, San 
hetro piangente al canto del gallo > 
e due 1 avole della Legge date a Mo¬ 
ie da Dio, che qui , come in altri 

monumenti, c figurato nella mano *, 
.1 facrificio d’Ifaco, il rifufeitamen- 

:o di .Lazzero} il miracolo del Cie- 
:o nato', la figura dell’Emorroifsa *, 

iufanna , fra i duevecchj, in atto di 
>rare la negazione di San Pietro in 
mezzo a due Ebrei, che hanno in ca- 

50 due berretti /facciati > Daniello 
lei lago de’lioni; il Paralitico j l’ac- 

jue fatte fcaturirè da Moseil mira¬ 
rlo della converfione dell’ acqua in 

hno,ec. Vi fi feorgono Umilmente le 
lagioni , foli te adoperarli anche da’ 

dentili negli ornamenti de’lorofepol- 
i, per dinotare la vicendevolezza-* 

(elle eofe, e per l’opinione, che ave- 
ano , che i loro cari defunti farebbo- 
o tornati all’cfserdi prima. Elleno 

onoqui cfprefse in figura di quattro 
Giovani, o vogliamo dir Genj, fotto 
a qual figura cfsendo per lo più fo¬ 
lti rapprcfentarle anche ne’ lor fe- 
olcri i Gentili, l’artefice qui volle.* 

ervirli della medefima fui fepolcrcv 

di 
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di quel Criftiano defunto , acciocché 
fofsero più facilmente riconofciute . 

Tre fole però di efse fono in quefto 

bafso rilievo intagliate , mancandovi 

la primavera , di che ce ne fpiega il mi¬ 

sero . 
. Viene di poi il chiarifiimo Autore 
alla dichiarazione de i due frammenti 

di vetro podi nella Tavola I. Rap- 
prefentanoquelli 1 immagine de i due 
noftri primi progenitori. Se ne ipon- 

gono i motivi , per li quali gli an¬ 

tichi Criftiani li dipigneflfero neToro 
bicchieri. Vi fi vede Èva dipinta con 
una collana, da cui fta pendente una 
bulla/ in che l’artefice ha leguitatala 

licenza delittori .* cd è fiata anche 

opinione di alcuni Rabbini, che Èva 

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 rapprefentato nel 
vetro è di una grandezza medefìma 

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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al Serpente. Intorno al vetro della 
gura fognata num. i. fi leggono que- 
le parole» le quali altrove poi fi di- 
hi arano: DiGNlTAS AMiCORUM 
HE ZESES. 

La Tavola II. contiene cinque figli- p,^* 
t* Nella prima fi vede Abramo in 
irto di facrificare il fuo unico figliuo- 
» , iftoria molto adoperata da’Cri- 
liani , sì per edere efempio di un’ 
itto di religione fommamente eroica» 

per eficr figura del facrificio fatto 
ii fe fiefio da Crifto fopra la Croce* 
edefi quivi il figliuolo con gli oc- 

fii bendati, e con le mani legate di 
ietro, e’1 padre in atto di ferirlo , 
ta con la faccia ad altra parte ri vol- 
I in fentirfi chiamare dall’ Angelo : 
alla qual parte il pittore , volendo 
inotare le ptorneile fatte da Dio al 

anto Patriarca per la fua geperofa 
bbidienza , dipinfc una ceda con 

rutti, e avvolta nel mezzo una fu- 
licella, poiché quella fervendo per 
nifurare i terreni, e lepofieffioni , 
mede di poi fi chiarivano , frnicu- 

hrtreditatis . Vi ff vede poi un’ 
nimale fenza corna, rapprefentante 

a vittima provveduta da Dio in luo¬ 
go 



2© Giorn. de’ Letterati 

go del figliuolo. Confiderà qui l’Au-' 

tore , efier pofiibile , che 1’ artefice 

fofie di qualche paefe, ove gli arieti 
nafcefiero fenza le corna , a fomiglian- 
za di quei di Ponto intorno alla re¬ 
gione Scitica , riferiti da Ariflocile 
nella Storia degli animali al lib. vTII. 

cap. 28. nè avvertii!# , che il facro* 
Tefto mette V ariete veduto da Àbra¬ 
mo, attaccato per le corna fra certe 
fpine. La leggenda di quefto vetro fi 
è: SPES H.LAR1S ZESES , cioè 

vivas, CUM TUiS: che è una del¬ 
ie lolite acclamazioni conviviali, del¬ 

le qìfali altrove fi parla. 
p..i6. Nella feconda figura fta efprefio il 

giovane Tobbia , infieme col grande 
e mifteriofo pcfce, da lui preio fui 

fiume Tigri*, ed cifendo pitturasi an¬ 
tica, fa vedere , chela Storia di Lob¬ 

bia fu ricevuta ne’primi tempi della 
Chicfa, e mefia nel Canone della fa- 
cra Scrittura. Siccome quella Storia 

è fimbolo della benedizione del ma¬ 

trimonio, può efiere , che il vetro, 
ove ella è raporefentata, fofie fram¬ 
mento di un Wcchiere fatto in occa- 
fionc di nozze. Altri mifterj fimbo- 

leggia la medefima Moria , che qui 

è 
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vanno eruditamenre fpiegando . 
Joi ad una ad una non ci fermere- 
10 fopra tutte le Tavole, e figure, 
le il nobiliffimo /Ultore va dichia¬ 
ro , poiché la cofa ci porterebbe 
oppo in lungo. Noteremo folamen- 
alcuna delle cole, che ci fono lem- 

~ate più hngolari in un libro , che 
tutto ottimo. 

Dalla figura della Tavola II. e da p. 19, 
nelle della Tavola Ili. prende argo- 

ento di difeorrere deH’^row, olia 
madio, ove gli Ebrei hanno tutta- 
a per coliume di conlervare nelle 
nagoghc i facri volumi. Quelli in 

cuna delle dette figure lonoefprelfi 

zzamente in fei ovati , con certi 
ccoh tondetti polli in mezzo di cia- 
hedunoovato, rapprefentando così 

ornamenti, che gli antichi met¬ 
tano alle teliate de i baffoni, det- 

da loro ombelichi, fopra i quali 

ivvoltavano i volumi . Penfa,che 
Ebrei abbiano prefo dall’ Arca T 

0 di quello tabernacolo , per con¬ 

iare in volumi le divine Scritture, 
ne dà ben fondate ragióni, coneru- 

i rifeontri, mollrando, che ad efem- 

} degli Ebrei anche i Crifìiani tenne¬ 
ro 
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ro i lorofacri volumi in limili armadj, 
ne' quali pure fi confervarono le leg- ; 
gi degl’ Imperadori , e le pubbliche 

carte. Spiega il mifterode i due Lio- i 

ni , che fono dall’uno c dall* altro 
lato del\ \Aron pofto in una delle iud- 
dettefigure, e dice , che pajono prefi 

da quelli , che adornavano il cronò 
di Salomone, adattati al trono della 

legge fcricca, o più torto li crede , 
e li prova un fimbolodell’ altare del- 

1’olocausto, in cui le vitame fi bru¬ 
ciavano, e che in faccia al Santuario 

era pofto . La palma , che fi vede 
nella parte di fotto , è fimbolo del¬ 
la Giudea i il che pure le medaglie 
latine, ed ebree ci dimoftr.mo. Idue 

candelabri di fette lumi ion fienili a 

quello ordinato da Dio a Mosè > e’1 
pittore gli efprede col lume voltato 
vcrio il tabernacolo, con che fi puf- 
fono fpiegare quelle parole dell tlodo: 

jFacies lucernai feptem, & pones eas 
fuper candelabrum, ut luceant ex dd- 
verfo. Stanno d di una e dall’altra par¬ 

te d' uno de i due candelabri , due 

corni, nell unodc’ quali tcneafi l’olio 

racchiufo, dcftinato all* unzione dei 

Re*, e nell’altro conferva vafi folio per 
l’un- 
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l’unzione de’Sacerdotì. Vi è ancora di¬ 
pinto un piccolo vafo, che forfè rap- 
prefenta quello della Manna folita con. 
lervarfi nel Sanéta Sanòtorum . Quella 
:ofa poi, che ha certa figura come di 
radica , forfè vi fu polla per figurare 
1 fiore fiaccato , e folo , di quella 
^erga maravigliofa , la quale fiori per 
iftabilire il Sacerdozio nella Tribù di 
-evi, e nella famiglia di Aron. 

La Tavola IV. ci dà la figura di p. 
in gran medaglione di bronzo , tro¬ 
vato ne’ Cimicerj di Roma. Dall’una 
parte vi e il Buon Pallore fra due 
►alme, in atto di ratcriflarfi per aver 
►erduca la pecorella , ponendoli la 
inano fopra la tefla , e a piedi gli 
la la pecorella, che c di figura più 
►icciola, di quello che fia dall’altra 
>arte, ove fi feorge pur fra due pal¬ 
ile lo Beffo Buon Pallore, che dopo 
verla ritrovata , fe la reca fopra le 
palle. Egli è notabile, che T arte- 
ce di quello medaglione ha dato al 
*uon Pallore in cambio della pecora 
ominaca dall* Evangelio un’ariete . 
^iò pure in altre antiche figure ci¬ 
miteriali fi olferva , in alcuna delle 
uali fla efprelfo ancora in vece della 

pe- 
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pctoreila il capretto, il Buon Patto- 
re ha la tunica Liccinta in due ilio- 

gh' > per dinotare la ipedicezza di 
lui nel ricercare la pecorella lmarri- 
ta . Nel Virgilio della Vaticana* e nel¬ 

le pitture del Gcnefi portate dal Lam- 
becio, fi vedono i paftori colle tu¬ 

niche lunghe,e in una fola parte fuc- 
cinte. La loro povertà non permet¬ 
teva, che ne avefiero di più iorte, 
ma le tifavano lunghe per guardarli 

dal freddo , e quelle poi nelle fac¬ 
cende , e ordinariamente, portavano 

fuccinte ed alzate . Probabilmente 
anche prelfogli Ebrei alcune delle tu¬ 
niche , anche ordinarie , erano ben 

lunghe , e fi cigneano due volte . 
L’ una di quefte cinture era intorno 

alle mammelle in alto, donde feendea 

la vetta ìnlino a i piedi j l’altra poi 
era più balla , e vicino a i reni : quel¬ 

la praticavalì in caia , e quando fi 

Lava in ripolo , là dove quefta fi 

ufi va o per viaggio , o da i fervi 
al bilogno, per eller più letti al fervi- 

gio del lor padrone -, e le ne trova men¬ 

zione nel iacro Tetto, ov’clla chia- 
mavalì cintura de Lombi, là dove la 

più lunga addimandafi con voce greca 

T0- 
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'dere , cioè talare, e con ella il di¬ 
io Giudice nell’ ApocaliiTe compar- 
. I calzari del Pallore fono medi 

leme di più fafce , quattro delie 
ali fono riconofciute di Iddoro ne* 

iiri de i Patrizj, e da lllpiano fon 

cte Fafcia crurales , pedulefque , 
quali avvoltate , cd atcraverfate 
na fopra f altra, coprivano lagam- 
, come lì vede nelle figure delle 
vole V. e VI. La minuta oiTerva- 

>ne di ogni cola dì campo al chia- 

limo Autore di mofirare il fuo giu¬ 
do , e la fua erudizione . 

Quella medefima diligenza da lui p. i§. 
Iticata nella dichiarazione delle fud- 
rce Tavole V. e VI. ove in diver¬ 
go abito c politura c dipinto il 
tino Pallore , gli porge occafione 

fare altre notabili odervazioni : 
fopra il badone , efopralaver- 

IJjaftorale, quello per ufo di reg- 

il gregge, e quella per percuote- 
fopra quella velie, che ha il Pa¬ 

té iopra la tunica , conforme in 

:o all’ efomide, vede corta, e che 
va di poco lotto le fpalle i fopra 

pronunzia dei B. in vece di V. 

ne BIBLIS per VIVUS, e SE Bi- p.19 

"omo xxnu B BO 
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EO in vece di VIVO, di che fe no 

trovano infiniti efempj nelle antiche! 
p ;o. Inflizioni * fopra gli ornamenti del-! 

la manica al braccio del Pallore, c 
p. 31. fopra la fecchiolina , o vafo di latte 

che gli Ila a canto: la qual Torta dii 
vafi padorali chiamavafi multtrec > c 

rnulttralia, c predo i greci , 
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, giuda 

il parer dei Lambecio , Callicule , 
dal greco per la loro bellez¬ 

za, e per la loro rotondi¬ 

tà . Quede C allietile, che per l’uni¬ 
formità della pronunzia erano anche 

dette Gallicule, erano fatte di metal¬ 
lo, e alcuna volta anche di pezzetti 

di panno, per lo più di colore di por¬ 
pora riportato fopra le vede . Uno 

de’ calcei del Padore è con la punta 

oncinata, quale appunto lo ufarono 
i Romani per le città, e però chia- 

p.^4. ma ti uncipedi da Tertulliano , e ne 

parla anche Catone appreso Fedo 

alla voce muOcos, i quali calcei det¬ 

ti mullei penfa il Salmafio nel fuo 
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nento fopra Tertulliano de Tal- 

, che fodero così chiamati da 
t fimil figura oncinata, e’1 nofko 
tore riflette, che ne pafsò la mo¬ 

da Roma alle ville , e poi carna¬ 

io a fervireal luflbcittadinefco nei 

l. fecolo, trovandofene menzione 
Dreflfo Gugliemo Malsburienfe, che 
quel torno fioriva, e durarono an¬ 
ta ne5 tempi più baffi -, onde Giovan- 
Gerfone , che vide alla fine del 

fecolo biafima fra le vanità de- 
Ecclefiaflici, prefo da i fecolari , 
jfo de 1 calcei roftrati , i quali 
sano le punte oltremodo lunghe . 

Kdr immagine del Salvatore ef- p 
«da nella figura III. della Tavola 

e dichiarata da Monfìg. Ciampini 
una particolare Didertazione , è tra 
il tre cole odervabile la forma dei 
lio, di cui fi fervivano comune¬ 
mente gli Ebrei . Vedefi quivi ii 

valore col pallio fu la fpalla fini- 

; lolamente, e colla fpalladcfira, 
braccio defìro feoperti, nella qual 
Ta ce lo rapprefenta anche la fua 
ba in Paneadc , riferita da ef- 

Salmafio nella difefa del fuo 

tdecco Comento , traendo ciò dal 

B 2 VII. 
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VII. lib. a c. XVIII. della Storia d 
Eufebio, da cui abbiamo , che clic 

era fatta in piedi, e veflitadecente¬ 
mente S'tvKoiìet , cioè di un pallic 

raddoppiato, e condolile alla figura 
del vetro fopraccennato, dove puree 
rapprefentato elfo pallio aliai ampio : 
nè in fatti dovea elfer quello di Gè- 
su Grido così picciolo, giacche iTol¬ 
da ti concordemente fe lo diviiero in 

quattro parti, con mira , che quei pez¬ 
zi fofserobuoni a qualche ulo, e di 

qualche valore. 

p. 37. II pittore in oltre fece il vedito 
del Salvatore di argento , per dino¬ 
tar forfè il colore degli abiti , che 
a fuo credere dovette avere adoperati 
il medcllmo; e però il color bianco 

fi trova ne’Santi Padri lodato come 

conveniente a i Cridiani . Dicdegli 
ancora un calceo ferrato affatto nel 

piede, con un lolo piccolo buco nella 

parte di lopra al medefimopiedet la 
qual forca di calceo c fimi le alla 

caliga, che vediva affatto il piede , 

j>. jl. c quali mezzo la gamba . E’ mide-> 

nolo il libro aperto, che ha Gcsà 
Grido nella dedra, come pure lo fo¬ 

no le due delle 3 fra le quali c collo- 
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o. La leggenda incorno di quello 
ro fi è . A SHCVLARE BENE- 
CTE PIE Z. La fpiegazione fe ne 
b vedere nel libro , che riferiamo, 
erfa da quella > che ne ha data 

»nfig. Ciampini. 

Dalla I. figura della Tavola VI. p. 
nde argomento il noftro preftan- 

imo Autore di trattare molti pun- 
di facra erudizione. Il bicchiere, 
cui era quefto frammento, che è 

co nella parte fuperiore , pocèetter tito per uno de'conviti, che fi fo¬ 
no far da’Criftiani più beneìta»- 
o dopo il Battcfimo , per la qual 

bne vi erano le ftanze deftinate in 
inni luoghi appretto i battifterj j 
'ero nel giorno anniverfario del !o 

battefimo ; o finalmente per uno 
que’ regali, che dal padrone del 
vito foleano farli a i convitati , 

:i Apoforeti dal portarfegli che fa- 

ano leco acafa. Vi fi feorge nel- 
parte di fopra il Salvatore, che 
fopra un monte, alle cui falde vi 

l fiume Giordano : e più batto dai- 

parte deftra fta un uomo con bar- 
lunga , e con pallio in dotto, che 

~e rSpprefenta il Baci fta , dietro 

B 3 al 
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al quale vi è una palma con un 

Fenice l’opra > e dalla parte lìniftra ^ 
è la figura di uno in politura c 

fcenderey ed entrar nel Giordano 
con un baffone , o refidtio di un 
Croce in ifpalla, e che piglia da] Sa 
valore un volume aperto, o fvoltt 
to, in cuifembra, che vi folfe ferii 

to un nome , come farebbe GEMI 
NVS, effendovi ancor rimale le u 
lime quattro lettere, che poftono i 
parte formare lo fìeffo nome , o a 

tro , che termini in limi] guifa . 
, Quella figura allude al batteGrr 

fecondo il rito dell’iinmprlìone ,* 1 
offa , che coloro , i quali dovevai 
battezzarli , folfero affatto ignudi 
là dove la fuddetta figura appare c< 
un gran panno veflita > concioffìach 

fìccome i battezzati (ubicoufeiti de 
F acqua erano involti in un pam 

detto Salano , che loro venia me! 
indoffo da i comparii così primati 
battelìmo, e anche degli eiorciimi 
in alcuni luoghi particolari , cor. 

erano fpogliati affatto , tifavano 
cambio di una picciola tunica , 
altri luoghi adoperata , ricoprirli 
un panno, e lo tenevano ingoffo di 
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lincipio degli eforcifmi infino al 
mpo dell’ immerlione. Con quella 
Nervazione fi fpiegano, e intendono 
Dito bene due tefti, Timo di Simo- 

Telfalonicenfe, e baierò di Tertul- 
tno. La figura medesima , oltre al- 
Croce che porta nella finiftra, dà 

,a, o riceve da Grillo un volume 
icrto, in cui erafcritto qualche no- 
1, terminante in INLTS, come GE- 
jlNVS, SABiNVS, GABINVS, ec. 
che appartiene al batte fimo , el- 

ndo celebre la formula di dare il 
me , che facevano i competenti y 
dc coloro, che frano dichiarati abi- 
ad edere battezzatiOfferifce il ca- 

irumenoil fuo nome a Grillo, per- 
è e’ venga lcritto nei libro della 
:a. In tal funzione non folo fi po- 
va il nome a’ bambini, ma be- 

fpelTo gli ad li 1 ci mutavano l’anti- 
lor nome, e ne prendevano un’ 

ro, fe bene alcune volte, per ef- 
■ meglio riconofciuci , ritenevano 
ano e l’altro, come negli Atti di 
n Pietro in Pietra Balfamo appa- 
, e con altri efempj fi prova . 

pn fono poi fenza millero il Gior¬ 
no,- la figura del Badila , la pai- 

fi 4 ma,. 
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ma, e la Fenice, che in quello fa- 
cro frammento fono dipinti -, ficco-; 
me pure Fagnello *, i quattro fiumi 
del Paradifo terreftre , fimbolo de i 
quattro Evangelifti j i due monti , 
fopra i quali danno l’agnello, ed il 
Redentore; le due città, che danne; 
a i due lati dell’ agnello j e le tre 
pecorelle per parte , tutte le quali; 
cofe danno nella parte inferiore de ; 
vetro, hanno la propria mideriofa 
allufione. Le due città iopradette lo¬ 
fio dichiarate dalla loro leggenda , 
poiché fopra P una fi legge lERU-i 
SALE, ♦ fopra V altra BECLE , c 
BETLE , mancandovi in tutt* e duci 
le fuddette parol» la lettera finale M il 
il che pure in molte Intenzioni f: 
ofserva. 

y. 49. La Tavola VII. ci dà nella prima 
figura il miracolo fatto da Gesù Cri- 
fto nella rifufeitazione di Lazzero 
Gli artefici antichi per conformarli 
alla conluctudine degli Ebrei , e a 
racconto di San Giovanni , lo fanne 
involto nelle fafee , Umili a quelle 
de’bambini , e tale ancora il frani; 
mento di quello vetro ccl rapprc; 
Lenta. Quello codume di falciare ì; 

mor- 
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nrti in tal guifa , fu appretto gli 
izj , e durò pure nc’ tempi più 
fi , e anche appresogli Ebrei,da i 
ih ne pafsò 1* ufo a i Cridiani di 
nini luoghi. Giulia il facro Tedo, 
Sudario dovrebbe coprire tutto il 
do, e la faccia di Lazzero ; ma 

vetro fi vede folamente intorno 
volto di lui : il che non è fenza 

:mpio, vedendoli lo lidio in altre 
iche figure, e ne fa menzione an- 

t Nilo approdo Fozio Cod. 176. 
indite, e’1 fudario de’ morti erano 

«color bianco , onde T artefice di 
elio vetro ha fatto il folo Lazze- 
fafeiato in argento, e tutto il re- 
in oro fgraffito . Il fepolcro di 
è rapprefentato in una grotta , 

lavato nel fallo vivo, giuda T or¬ 
aria pratica degli Ebrei *, ed è po- 
queda grotta , o rupe in alto , 

dendovifi dipinti molti fcaglio- 
, che vi abbi fognavano per fa- 

i’Ì. 
Due altre figure della medefima 
ivola , ci rapprefentano pure la ri- 
citazione di Lazzero , alla defsa 
ifa fafeiato. Al fepolcro di una di 
e fono ofservabilì gli fportelli * 

B f quan- 

. ** 
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quando il (acro Tetto ci dice , che 
era ferrato con- una pietra , come 
quello del Redentore. I Santi. Padri, 
e i pittori ci deferirono Lazzero, 
come un fanciullo, e qui pure sfat¬ 
to tale nel volro , perchè rinacque 
come di nuovo alla vita *, per altro 
Sant’ Epifanio dice aver trovato nel¬ 
le tradizioni , che Lazzero aveva 30* 
anni, quando fu rifufckato > e che. 
dappoi altri 30. nevifse. 

F52. intorno alla figura del Salvatore li 
legge: ZESVS CRISTVSvnellaqual 
leggenda il cambiamento dell’1 con¬ 
fonante in Z alla parola IESVS farà 
derivata dalia pronunzia , che cosi 
appunto fi trova anche nella Tavola 
XVII. fig. 2. e ZESV fi legge nell*, 
intenzione di Regina > prela dal Ci- 
miterio di Prifcilla , e riferita dai 
Severano, e dal Grtitero. (osidalla 
ttefsa pronunzia farà provenuta la mu¬ 
tazione del DI in Z, che fpefso s* 
incontra ne i libri de’ Santi Padri , 
prefso i quali tta fcritto xabuius per 
diabólus *, e nella deputazione di Ar¬ 
chelao centra Mane te , pubblica¬ 
ta da Monfign. Zaccagna già primo 
Cuttode della Vaticana, vi c f forcipi 

dia- 
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icLtum per eforcizatum > ed altri elem- 
j ci reca il noftro chiariflimo Autore 
eli’ I confonante cambiato in Z, in 
aie infcrizioni da lui copiate nel Ci- 
niterio di Ciriaca } nelle quali (la 
critto Zulta per lidia , e Idus Mazas, 
»er Ma')as . Sopra quella pronunzia 
tei Z in cambio dell’ I confonante 
li egli altre belliflime ofservazioni, 
ìhc qui farebbe troppo lunga cofa il 
rafcrivere.. 

Le tre figure delle Tavola VII., p- f-t 
apprefentano il miracolo fatto lafe- 
.onda volta dal Redentore nel fazia- 
e le turbe colla moltiplicazione de* 

nani, come ficonofce dalle fette fporte 
le’frammenti avanzati,i quali nel pri¬ 
mo miracolo non già in fette fporte, 
ma in dodici panieri, ocofani fi ri¬ 
solerò . 1 fimboli di quefta iflo- 
ria apprefso i Crifliani fono dal 
fiofiro Autore pienamente fpiegati, e 
n particolare quello della croce,con 
:ui fono fegnati que’ pani nelle fette 
'porte avanzati. 

Egli dipoi fa vedere , che il cali- ptj7. 
ce , o vafo di vetro efprefso nella • 
prima figura poteva efser defiinato 

n folo per ufo ddV ^gape > e j:er 
B 6 og / i 
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ogni altro convito de’ CriPiani, ma 
ancora potè efser frammento di uno 
de’ iacri calici, detti miniftcr;ali , per 
ufo delle Mefse , nelle quali antica¬ 
mente fi adoperavano calici di ve¬ 
tro . 

JM8* Nelle due prime figure della Ta¬ 
vola IX. fi contiene l iftoria del Pa¬ 
ralitico, che porta il Ino letticciuo- 
lo, fecoedo il comando del Salvato¬ 
re , da cui fu fanato, fopra lefpal- 
le j la quale ifioria fu fimbolo della 
rilurrezione . 11 veflito del Parali¬ 
tico è con la tunica iuccinta , e coi 
calzoni, o fia brache, come appun¬ 
to andavano i foldaci, e i viandan¬ 
ti , per difenderli da i rigori della 
ffagicne > e può cfsere , che così an¬ 
cora ne andatsero gl’infermi, per di¬ 
fenderli dall’aria nocevole. Nel pri¬ 
mo vetro il Redentore Oa efprclsoin 
figura giovenile , giulìa il coftume 
de’pittori CriPiani antichi , e con 
due riccj , o anelli da piede a i po¬ 
chi capelli di lui, elsendoantica tra¬ 
dizione , che elso gli a ve 1 se ricciuti, 
e più tofio radi , che no , come st¬ 
repano Teodoro Lettore , il Damafce- 
flo , Teofane , c Smda. Dietro al ca¬ 

po 
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o di lui fi vede un difco roton- 

p , che noi fiam foliti chiamar 
1 diadema , e i latini io dicevano 
Minibus. Quello coftume » praticato 

nche da* Gentili, di adornare le tede 
egli Dei col nimbo , è verifimile , 
Ile fia derivato dagli Egizj, e ciò fi 

inferma col frammento di un vafo 

gizio di vetro, lavorato ad incavo, 
ne è nella Vallicclla di Rema . U 
dulazione applicò dipoi lo iìefso 
rnamento del nimbo anche alle te- 

e degl Imperadori, oltre alla coro- 
a radiata , come fi trae da molti 
afiìrilievi , e medaglie antiche . I 

‘ridiani vedendone 1’ ufo frequente 
Ile immagini degl’ Imperadori, pro¬ 

abilmente non lo confideranno pia 
:>me cola appartenente agli Dei, ma 

:me un puro ornamento , c però i 
ittori Cridiani lo pofero anch’edì 

(le tede de i Principi, e de’ perfo- 
aggj riguardevoli, e alle Provincie, 

'e Città, e alle Virtù, da edì rap- 
refentate fiotto la forma fimbolica 

i Ps incipefse ; e così pure lo die¬ 
tro , quando al Salvatore , quando 
jli Angioli, quando agli Apodoli , 

i altri Santi : di tutte le quali cofe 

fic 
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fe ne producono nell’ Opera del Sig- 
Buonarruoti ampie e chiarifiime 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 porca 1* Aringhio .Tut¬ 
ti e tre fon dipinti in un iarcofago, 

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 cfel Dio Ati, e del Dio Limo, 
così efsendo quefii fpecialmente ado¬ 

rati in que’paefi, fi veggono perciò 
in fimil guifa vediti . Ma tornando 
a i fanti Magi, folevano i Crifìia- 
ni farli dipignere , riconofcendo in 

efii le primizie della Religione , e 
la grazia della vocazione delle gen¬ 

ti*, e però a canto di quello , che 

è figurato nel vetro fuddetto , ve- 

defi il volume deli’ Evangelio. 

p7,. L’Afino , che fi fcorgenel quarto 

vetro della Tavola IX. in mezzo a tre 
al- 
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liberi , che poflbno dinotare gli uli- 
'i, fervi forfè per (imbolo dell’ingref- 
b trionfale di Crifìo in Gerufalem- 

ne , e infieme quefto trionfo fimbolcg- 
£Ìa la rifurrezione di lui ,. e la fog- 

^ezione de’Gentili alla fila legge, de 
quali era figura quello giumento, 

il mifiero, per cui il Salvatore volle 
lervirfi in quefìa congiuntura dell’A- 
Eno , nel quale, fecondo alcuni era fi- 

unificata la finagoga, apparifee pie¬ 
namente dalla lettura dell’ Opera-». 

Noi non polliamo accennare, non che 
'iferire ogni cofa . Il campanello , 
:he fta pendenteal collo del giumen¬ 
to , fi o(ferva anche in altri monumen¬ 

ti , ove quefìo animale è rapprefenta- 
co-, e intorno a limili campanelli, fo- 
ti^attaccarfi al collo delle beftie, è 
da vederli il Savarone fopra Sidonio, 
il quale tra laltre cofe adduce la leg¬ 
ge de’Goti al lib. VII. Tit. 2. n. si 
quìs tinti™ ab uhm invclaverit de au¬ 
mento , vel bove ^ 

Altra leggendanon v’ha inquefi© 

vetro , che ASlNVS . San Paolino- 

bel Natale IX* di San Felice feriva 
di aver fatto dipigner nella fua Chic- 

la alcuni animali, infieme con le infcri- 

2 io- 
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zioni, chele fpiegafiero. 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 apprefib i Gentili , particolarmen¬ 
te ne’principj dell’arte della pittu¬ 
ra, come Icrivono Plinio, ed Eba¬ 
no, e ciò durò fimilmente gran tem¬ 
po dopo, come eruditamente il no- 
Ero Autore dimoflra, il quale in ol- 

p 74. tre foggiugne, non efier lontano dal 
verifimile, che l’artefice abbia volu¬ 

to con quella figura afinina efprime- 
re il nome » o cognome del padrone 
del vetro, nonefiendo nuovo quello 
nome di *Afmo nell’antichità, poiché 
oltre alla famiglia ^Jmia , il cogno¬ 
me d'iAfwa era d’uno degli Scipioni , 

e nelle infcrizioni fi trovano alcune 

donne nominate ^'felle \ ne meno of¬ 
fendo infolito, che gli artefici fcol- 
piflero nelle monete, o ne’ fepolcri co- 

fe allufive , e relative al nome del¬ 

la perfona, che avelie avuto parte , 
o a cui appartenerle la moneta , o ’l 

fepolcro , ove ponevano l’iscrizio¬ 

ne. 
In tutte e fei le figure delle tre Ta¬ 

vole feguenci Hanno dipinti i SS. A- 
po- 
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oftoli Pietro, e Paolo, i ritratti de’ 

uali furono diligentemente confer¬ 
iti fino ne i primi fecoii della Chie- 

. Marcellina, che fu compagna di 
arpocrate, il quale fu prima di Che- 
mto, che videa i tempi di S. Gio- 
nnni Evangelifia , confervava nel 

.0 Larario colle immagini di Omero, 

di Pittagora , quelle di Gesù C'ri- 
d , e di San Paolo . 1 ritratti di 
nello Apoflolo , quali per via di 
adizione, pacarono ne’iucceflbri , 
però fi confervavano a i tempi di 

ant’Ambrogio , e di San Giovanni 

rifoftomo , il quale ne aveva uno 
redo di le , e in leggendo le fue-* 

pillole, di quando in quando fida¬ 
mente lo contemplava . Cuftodì pu- 
t la Chiefa con molta cura le im- 
»agini de i fuddetti due Principi de¬ 
li Apoftoli > come fi vede ne i mo¬ 
lici , e nelle antiche pitture . La-, 

icfcrizione , che ne fa Niceforo Ca¬ 
do nel lib. II. a capi XXXVII. del- 

1 fua Storia Ecclcfiafìica, è in alcu- 
c cofe molto conforme alla pittura, 
Le ne i vetri rapportati n’ è efpref- 

a , dove San Paolo c calvo dalla-. 
par- 
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parte d’avanci , il che non c di Sa^i 

Pietro- 
p 77. E’ qui degno di particolar rifleffio- 

ncil vedere, che inflitti quelli fram¬ 
menti di vetro San Pietro è femprca 

mandritta, il che negli antichi mo- 
faici , da i quali ne è paflato poi 1* 
ufo nel figillo, e piombo delle Bolle 
de’ Pontefici, non c così > poiché qui. 
vi ha a mano delira San Paolo, cal¬ 
la finillra San Pietro*, ma in ciò fare 
gli artefici non ebbero mira alle fi 

gure in fé Beffe, ma bensì aglifpet- 
tatori, rifpetto a’quali ciò che nel¬ 
le pitture torna a mandritta , in quan¬ 
to ad efii 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 ofcurarc le prero¬ 

gative di San Pietro. 
Dcfcrivefi 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 , fortadi fopfa¬ 

vella fimile al pallio, che pure anda¬ 
va nella Beffa forma affibbiata . Ufa¬ 

va- 
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vano i Crifiiani antichi portare un 
panno di mediocre grandezza , e lun¬ 
ghezza nel tempo dell’orazione, a fi¬ 
ne di (lare, per riverenza della divi¬ 

nità , in abito decente*, e modello . 
Lo ftefio fi trova praticatodagli Ebrei 
nelle pubbliche orazioni, e quel pan¬ 
no fovrapofio agli altri abiti, erede- 

fi , che folte una fpecìedi Efod, di 
cui fi vedi per umiltà il tanto Re 
David avanti l’Arca. Quelli panni , 

che erano una fpecie di manto , ef- 
fendo fiati tralasciati da i Laici, ri-‘ 
mafero a i foli Ecclefiafiici, e diven¬ 
tarono le prime vedi fiacre, ramme¬ 
morate dagli Scrittori lotto nome di 

/iole, e di orari . Merita efier letto< 
attentamecte tutto quello che dice--» 
in quello propofito il noftro celebre 

Autore. 
In alcuna delle fuddettc figure Han¬ 

no i Santi Apofìoli co’diti della man® 

accomodati nel modo, che gii tengo¬ 
no i Vclcovi latini nel benedire^ . 
Quello modo di dare la benedizione 
apprefio i latini, vien deferitto da__» 
molti Autori , e principalmente dal 
Sinodo, che fi attribuifceaSanto 111- 

darico Vefcovo di Atigufia V anno 
1 ooj?. 
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1009. nel capo XIX. riportato dal 
Mcnardo fopra il Sacramentale di Gre¬ 
gorio Papa pag. 18. Il Goar nelle no¬ 
te all’ Eucologio p. 991. 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 l’annulare, ed il pollice, efopra- 
ponendogli inficine quali informa di 
crocea ma è molto probabile , chc_» 
tanto, quelli, che quelli, oficrvalTe- 
ro primieramente nel benedire ora P 

una, ora l’altra maniera. Ciò fi ca~ 
va da’mofairi, e da altre antirhe_* 

p.81. pitture * Le benedizioni per alerò fi 
davano a principio con l’attuale ìm- 
pofizione delle mani-, ma poi*doven¬ 
doli benedir molti Criftiani , e tal¬ 

volta un popolo intero * fu introdotta 
la fola ellcnfionc della mano , come 
fi è detto, la quale tuttavia continuò 

a chiamarfi fra i greci y 
cioè impofmione delle mani -, ma da i 

latini fu detta ,-di prima Saluto> per 
la fomiglianza , che aveva quelli-, 

funzione con certo gcfto, cheappref- 
fo i Gentili , e apprefiò tutti fi pra¬ 

ticava per annunciarli, falucandofi vi- 

cen- 
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cendevolmente, felici e profperi au- 
gurj ; il che fi ofiervain alcune fìa- 
:ue , e bafiìrilievi , e fi trova men- 

rovato prefio accreditati Scrittori. 
I volumi, che fono in mano de i pss, 

wedefimi Apofioli, lignificano ol’O- 

pere canoniche lalciateci da i mede- 
imi, o la facoltà di predicare il Van¬ 

gelo data loro da Grillo . 11 folo vo¬ 
lume poi, che in mezzo di loro è di¬ 

pinto, lignifica, che il Vangelo è uiu 
0I0 , benché fia ripartito in varie_^ 

•crittiire, ein oltre lignifica funi for¬ 
nita della predicazione degli Apofto- 
t. La corona poi, che pure c fola, 

nel mez.zo di elfi , dà a dive¬ 
dere la corona del martirio, che nel 
inorno fteflo ricevettero entrambi . 

iita ella fopra il volume degli Evan- 
per dinotare l’annuncio fattoci 

la Grillo del Regno de’ Cieli, c ac- 

iocchè i Fedeli apprendertene , che 
er ottener la corona dovevano ober¬ 

are i precetti Evangelici. 
Intorno poi ai loro ritratti fi leg- p. 8*. 

ono i nomi loro lenza il precedente 
^giunto di Satiftus , il quale allora 

on poteva efiervi certamente , ef- 

indo fiato introdotto qualche feco* 
lo 
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'lo dopo . Da principio cucci i Gri- 
ftiani della Chiela primitiva fi ap¬ 
pellarono Santi, per efi'er eglino la_. 
famiglia di Dio prediletta, egiufta-. 

rancico fuo lignificato, ma dipoi fe 

ne vaifero folamence per efprimere-# 
gli uomini giufti, e per le virai en¬ 
fiane eminenci. Nel Calendario Ro¬ 
mano , creduco del mezzo dei IV. fc- 
colo, e pubblicato dal Bucherio , e 

dal Ruinart , non vi c mai avanti il 
nome de’ Papi, o de’ Martiri l’aggiun¬ 
to di Sanctus , il quale però quali 

fempre fi vede nel Calendario Carta- 
gin efe, che vien creduto del V. fe- 
colo 3 Rampato la prima volta dal 

Mabillon nel Tomo III. de’ fuoi ^Ana- 
letti 3 e poi dal Ruinarc negli iAtti 
fiinceri . Il tralaiciamenco di quello 

aggiunto factoquiviad alcuni nomi , 
fa conofcere , che allora folamence 
elfo fi cominciava a introdurre. 

Palliamo ad altra'figura , c farà que¬ 
lla la prima della Tavola XIV. rap¬ 

portata anche da Monfign. Fabbretci 

alla pag. 594. delle Inferirmi . Ve- 

defi quivi una figura di donna col 

pallio 3 o colla ftola fopra il capo , 

e colle mani alzate in atto di orare 3 

che 
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he dalle lettere A.NE, che vi fi leg¬ 

gono , c da altre conghietture pare 
:he ha una Sant’Agneia. Ella fta in 
mezzo de i SS. Apolidi Pietro e 

’aolo, come fi cava dal nome, che 
opra ciafcun di loro fi legge ; ed 
glino han la tunica colle ftrifee, o 

i;eno davi di porpora, co’qualianti- 
lamente fi dipignevano le tuniche-* 

lei Salvatore, e degli Angioli, ean- 
he ci vien defcrittoil colobiodiS&n 

Sartolommeo apoftoloda Abdia Bab¬ 

ilonico: il qual colobio era una for- 
a di tunica lenza maniche , o colle 
naniche corte , detto così da v.oxófi©', 

ioè mozzo, e ciò per diftingucrlo dal- 

e dalmatiche, le quali aveanle ma- 
iche lunghe. Quella opinione di Ab- 
lia, benché autore apocrifo, non c 

ngolare , ma fi accorda con altri 
trittori, e con le antiche pitture-*, 
amili davi, ufati dagli uomini, era- 

o anche ordinario ornamento delle 

lefti donnefche. Un iolodi prima-, 

l ne metteva nel mezzo della t uni- 
a, piu largo, o più fìretto, fecon- 

lo la qualità, egrado delleperfone; 

na col tempo crefcendo il luifo , s’ 

ntrodutfe di metterne più d’uno in 
una 
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una tunica iftefia , come fi cava da_* 
Orazio , da Varrone , da Tertullia¬ 

no, e da altri documenti, 
p.89. L’eftremità della dola , o del pal¬ 

lio della fopradetta figura è ornata di 
porpora , della quale in molti luo¬ 
ghi pur fi adornava ogni forti di ve¬ 

lie. La tunica poi della figura mede- 
fima non c cinta. Apprefio i Roma¬ 
ni antichi le tuniche erano corte, e 
per quefto non fi cingevano : il lufio 
fece dipoi, che efie fi portafiero lun¬ 

ghe, e quefte ebbero bifogno di cin¬ 

tura. Eravi ancora un’alcra forta di 
tuniche , le quali non andavano cinte , 
e ciòper la preziofità del lavoro, e 

della materia , che impediva di la- 
fciarle accodare alla perlona , e per 
efiere d’impaccio , e di pefo non era¬ 

no tanto lunghe. Llfavanli dalle per- 
fone intigni , e digrado, e in par¬ 

ticolare da coloro che prefedevano a 
i giuochi . Ciò viene confermato da 

moki Autori, e (pecialmente da in¬ 

doro , dal quale la parola jìatutn fi 

fpiega [carnea veflis, poiché [lare di- 
cevafi propriamente delle tuniche non 
cinte, e le velli da feena folevanoef- 

fere d’apparenza , e preziofe . Que¬ 
lle 
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i tuniche non cinte chiamavanfida* 
eoi con divcrfì nomi, opào. 
'Sui, rotrot xiràvtt 9 donde derivò 

parola flatum ufata da Ifidoro , e 
♦effo i latini per la fuddetta ragio- 

di ce vanii tunica refi a, e tunica di- 

mffa , odifcinffa femplicemente. 
Attorno la figura di quella Santa fi 

dono le fiamme, tra le quali ora- 
, iecondo gli Atti del fuo marti- 

• ) e con elle ella pure c dipinta-. 
1 Molaico, fuori delle mura di Ro- 

1, fattole fare da Onorio circa fan- 
Gì3. 

Nella feconda figura della medefi- P.P1 
t Tavola fon degni di oflervazione 
uattro Evangelj in forma quadra , 

e ne i quattro lati vi fi veggono 
•reffi. Gli antichi non folo ularo- 

difcriverc i libri loro in volumi , 
[ancora in più foglj legati infieme, 
me in oggi fi pratica , e come puoffi 

fiere ne'due Virgilj della Vaticana, 
in uno della Medicea, ed in altri 
ichiffimi codici , e monumenti . 
eflTiianza pafiata anche ne’ Gri¬ 

mi , di feri vere in libri i fanti 
^ngelj, non fece però celiare Tufo 

loro de i volumi, nei quali con- 

Tomo XXVll C fer- 
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fcrvarano gli (ledi, cd i rituali per 
certe particolari funzioni . Ma in_» 
quanto alle cofe profane furono in-i 
tralafciati ben prefìo i volumi , ope¬ 
rò di rado fi vedono nella Notizia 
dell’Imperio del Panciroli, fe norL_» 
forfè alcuna volta perefprimerc le_-* 
fuppliche , e le lettere . 

. Sopra i due ritratti fino al bullo 
colla corona pofia fu in alto, 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 Apofloli 
Simone, e Giovanni, dimoftroflì po¬ 
co perito, dovendo egli dare la pre¬ 
cedenza del luogo a San Giovanni , 
fecondo L ordine del Collegio Apo- 
(lolico datoci da San Marco , e iru»< 
quanto a i due fopradetti , confer-: 
matoci pur da San Luca . Ma forfei 
egli volle efprimcre per quello, che; 
fta a man delira, LApoflolo San Pie¬ 
tro Lotto il fuoantico nome di Simo-, 
ne*, e dell’altro potrebbe dubitarli , 
fe fofse l’Apoflolo San Giovanni, non 
vedendovi elprefii i fegni dell’Apo-: 
ilolato, poiché non tiene né la mano 
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n atto di benedire, nc il volume nel- 
afiniftraj epuòeher pertanto, che 

pgli ha un femplice Martire nomina' 
to Giovanni , emendo quello nome-# 
molto in ufo fra i primi Criftiani , 
de’quali uno ne fu fpecialmente^» , 

treduto difcepolo del Signore. 

Nel cerchio eheriore intorno vi è P-9>* 
fcritto : DICNITAS. AMlCORVM . 
’IE. ZESES. che è una delle Polite 

reclamazioni conviviali . La parola 

DiCNiTAS, cioè DIGNITAS prov¬ 

iene da dignus , e più prohìmamen- 
e da àigno, antico verbo adoperato 

»ergiudicar meritevole, e dignor giu¬ 
ncarli meritevole •> e per una certa 
miniera modella , quando uno accet- tva i doni, dilferogli Antichi, che 

>n accettargli colui, che gli riceve-* 
ra, (limava degno il donante dell’ onor 
li accettarli : onde Octaco Milevita- 
io, parlando di Donato, chefdegna- 
’3l di ricevere le oblazioni de’ Veico¬ 
li, dille nei lib. ili. de quorum obici- 
iombus nunqucim cfl dignatus accipe- 
É? j e E Autore, apocrifo sì, ma però 
urico, dell5 Epiikde fra San Paolo, 

Seneca, dille, digitare accipere . Di 

oii derivò la parola dignatio in (igni- x 

C 2. fica- 
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ficaio di mifericordia, liberalità , e 
umanità, c la parola dignativus per 
benignus. E noi nella noftra lingua-, 
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 paroladìgnitas dinotava il convito 
iftelfo. Puòelfere nondimeno, chele 
parole dìgnitas amicorum fieno una-, 
perifrafi equivalente a dire degni ami¬ 
ci nel cafo del vocativo, e cosi egli¬ 
no fodero a bere invitati. Quefta pe- 
riffafi, 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 tanto invaili nell’ufo, di Ec- 
celle'nza, Altezza, Serenità, ec. 

Nelle figure delle Tavole faglien¬ 
ti , ove fono le immagini de’ Santi 
<Apofìoli Pietro, e Paolo, è notabile 
la politura , in cui hanno quelle della 

p.icc.prima figura della Tavola XVI. San 
Pietro > clic tenne la Sede di Roma , 
c in atto di benedire, e San Paolo , 
Così eccellente, e maravigliofo nella 
predicazione? in ateo di predicare . 
Seggono ambedue fn due troni in fe- 

gno 
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iti gli Apoftoli, e gli antichi Vefco- 

vi , nelle facre funzioni , federe-» 
Fopra un trono, o cattedra dipinta , 
adattata però alla povertà profetata-. 
Ha’ primi Fedeli. Quando poi la Chic» 
a potè godere la pace, eliberamen- 
e edificare i Divini Tempj, furono 
allocate quelle cattedre, o troni it* 

• ima, e nel mezzo delle tribune del¬ 
ie Chiefe, alquanto più alti de’fedili, 
he li circondavano, fatti per liPre- 
i, i quali perciò nella lettera di Co- 
lantino a Creilo Vefcovo -di Mracu- 
a , fono chiamati Sacerdoti del fc- 
ondo trono , e ancora fi difiero Sa- 
crdoti del fecondo ordine. Di prima 
vevano quelli troni un folo gradino, 
poi fi coflumarono di moltiftìmi gra- 
i, donde furono detti gradati da-» 
ìant’Agoftino( a) 
m Nell’altro frammento della flefla-qu**; 
"avola il martire San Lorenzo ètoi- 
D in mezzo da i Santi Apoftoli Pie- 
’o e Paolo , dandogli il pittore l’o- 
ore del primo luogo, fecondo l’ufo, 
jie avrà oflervato nella Chiefa di da- 
p in alcuneparticolari funzioni il po- 

C 3 fio - 
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do più degno al novizio, ed al fore- 
diero. Così al novello battezzato af- 
fegnavafi luogo fublime nel presbite¬ 
rio, ei Vefcovi nella propria Chiefa 
davano la preminenza del luogo al Ve- 
feovo foreftiero • Anche tra’ fecolari 
fi praticava lo defio -, 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 fuc 
fratello me fio in mezzo, e accompa¬ 
gnato in Tolofa* 

L’abito che hanno indofio quelli 
tre Santi, è da viaggio, come in atte 
di efiere accompagnato il martire Sar 
Lorenzo all’ eterno ripolo : c pere 
hanno la penula indofio , che era-# 
una forta di veda da metter fopra 
propria di coloro , che viaggia^ 
no , eh ili fa da ogni parte, fuorché ne^ 
luogo , per cui doveva pafiar la te| 
da per adattarfela alla perfona . Co 
medefimo vedimento è verifimile an¬ 
cora, che fodero incontrati i foretti^ 
ri da quegli , che li ricevevano , sì per 
che tali incontri foglionoper lo pii 
farli di lontano , sì per uniformar! 
all’abito loro . Ledette penule rette 
e corte , polle indofio a i nodri San 
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, ottimamente anche ad dìi lord 

sn vengono, per lo ftringereche fa- 
ano la vita , e la perfona,. emendo 

& (imbolo delle afflizioni in quefta 

ita foflerte : di che pure è conrrafle- 
Bo quella fedia lunga fatta a forni- 

lianza dei letti antichi, mentre il 
tto fi prende nella facra Scrittura-* 

:r (imbolo del ripofo celefte ; e per 
nella cagione è probabile,, che folle-» 

eflfo un letto in una inferizione, che 

noftro Autore rapporta - 
Il volume, che ha San Lorenzo nel-o. 
mano finiflra , lignifica quello dei 

:nti Evangelj , perchè er> officio 
b’ Diaconi il portarlo , e /1 legger- 

». 
Non attente dipoi il noftro Autorep.io;' 

T opini ne di col ^ro, i quali voglio- 
d, che i Sacerdoti anco nella Chiefa 

rimiti va fi fieno ferviti della penula ? 
urne d’abito facro , e che abbia-» 
ato l’origine alla odierna pianeta > 
Diche , die’ egli , quantunque fia-* 
ero , che quella abbia data 1* ori¬ 
ne a quefta , non feguì però quello 

p’primi tempi, nè derivò dalla pc- 
ala comune, e piccola, ma da altra 

iù ampia, e preziofa, che s’intro* 
C ^ duf- 
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duflebcn tardi per abito civile *, e la 

pianeta venne ad efSer connumerata_j 
fra le vedi facre , non folo dopo la 

(loia , ma dopo L’alba, dopo i colobi 
c dopo le dalmatiche : trovandofene 
per quanto gli riufcì di vedere, la_. 
prima menzione, come di vede de 
Preti, nel Concilio Toletano IV.cele 

braco l’anno 5577. al canone XXVII 
Dipoi ne parlarono Beda , l’Ordine- 
Romano nel fecolo Vili. Alcuino 

ed altri. Altre cole irtorno a quella 

vefiimento fi Soggiungono nell5 Ope; 
ra , che riferiamo, degne tutte d’efi 

fer Sapute. 
p.iio. Nella prima figura delia TavoIa_ 

XVII. fi vede il Protomartire Sante 
Stefano in atto di afcoltare con atten : 

zioneil Suo divino Maefìro, acanto 
del quale (la una cadetta di Icritture 
di figura quadra , dove fi confcrvava 1 
no i volumi. Simili cadette , le qua-! 
li in altre pitture Sono di figura ton-J 
da , ed orbicolare , fi chiamavano! 
Scrinia. Sotto i piedi del Redentore è 
pollo il globo della terra, per figniJ 
ficare la conquida del mondo fatta da 
lui colla Sua divina parola. Il Sante 
lo Sta ascoltando, Sedente anch’egli . 

colle 

4 
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He mani fopra’l ginocchio, e le di- 

incaflrate infieme : tutte cofe mi- 
•riofe , efimboliche. 11 fuonome èp.iir. 
ritto cosi : ISTEFANVS -, il qual 

Ddo dilcrivere, e di mettere avan- 
ni le parole, che cominciano per du« 
tafonanci, la vocale 1, li vede imita- 
iirf molte Infcrizioni •, così in una-» 

R Cimitcrio di Prifcilla fi legge-# 
1TEFANV , ed in altra ISSGVLPI 
SSI *, in una piefa dal Cimiteriodi 
lido ISTETIT IN SECVLO , ed 
altra ISPETI ; e così ancora-, 

rrove ISSPIR1TO SANTO , ed 
PI RITO i ISPES ; 1ZMARA- 
3VS, e 1SMARAGDVS. Il nome 

CRISTO è lcritto in quello mede- 

no vetro Lenza V H , di che pure 
ne trovano efempj . Nè fi dee-# 

.dire , avverte qui il noflro Autore , 
che Tempre P Infcrizioni, dove fono 
quelle, e limili cofe fuori di rego- 
ja, fieno tutte de'tempi dell’ulti- 
(ma antichità , perchè ben fi fa , 

.che nell’ auge ilteflfa, e nel fecol d* 

oro , per dir così , della lingua 
Latina , in pochi luoghi, e da po- 
chitfimo numero di perfone fi par¬ 

lava puntualmente, fecondo i dee*. 
C * „ ta- 
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,, tami di coloro, che ne prcfcritfero 
,j le regole, eie ripulirono > or fac- 
3, eia ragione cliichefYia , che cofa 

„ fi dovrà credere della gente idiota 4 

3, e particolarmente delle Infcrizioni 
3, compoftc , non con publica auto* 

33 rità, ma da’privati, e fenza la_i 
„ cenfura de’più dotti, madiquel- 
3, le fpecialmente di quefti noftri 

3, vetri, fatti da artefici groflolani . 
,, i quali, ficcome erano mal prati* 

,3 chi deldifcgno, cominelle poche.- 

3, parole, che vi fervevano, avran. 
,3 no feguitata la loro corrotta pio* 

,, nunzia* „ 
p.nq. I due giovanetti, che hanno nella 

feconda figura della medefima TavQ. 

la, l’uno col nomedi ELECTVS 
l’altro di IVL1VS , fovra il prima 

de’quali il Salvatore mette in capo la 
mano finifira -, hanno un vefijmentc 
affai {Iraordinario , dfendo una lpe.| 

eie di tunica con una manica foliu, I 

con che fi raSomiglia all’ efomide ;m; 
elfo di quefia c più nobile e lungo, e lo- 

pra tutt’e due le fpalle fermato , là do: 

ve quella non fi teneva,che fu la fpall<l 
finiftta . L’impofizione della mano fat-r 

ta da Crifio lbvra uno di loro, è fé; 

gno 
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lo di qualche ordinazione , e forfè 
ri Lettorato , dimoftrando i due-* 
lovanetti un’età non capace di grado 
aggiore. 
Il noftro chiari (limo Autore dichia-p-i 

indo la prima figura della Tavola-* 
(Tegnente , dubita, che appartenga, 
tzi che a’ Criftiani, a’Gentili » Le-* 
arole , che vi fi leggono intorno , 
VLCIS ANIMA VIVAS* fi leggo- 
0 in altri vali desinati all’ ufo de i 
,condi. Una piccola figura barbata , 
te è in mezzOjC piu in alto delle altre 
ue, lignificanti lo fpofo e la fpofa, 
ene fopra la tefta di ciafcuna di ef- 

una corona, ed è fatta col pallio in 
.pò: cofe tutte, chela dinotano per 
a facerdote idolatra, fapendofi,che 
.a rito gentilefeo 1’ incoronare gli 
#ofi novelli . Quello medefimo rito 
a però comune ancora aiCriftiani , 
prima di loro agli Ebrei, come fi ca- 
ada i facriCantici, e da un luogo di 
rzechiello * 

In tre frammenti, che feguono, fiP-118* 
•■gge in tre maniere il nome di Sant* 
,gnefa, cioè ANNE , ANGNia,e 
,CNE Quella diverfità difcriverlo 
ieri va da quella di pronunziarlo* Co- 

C 6 sì 
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sì le due NN adoperate in vece dii 
GN nella prima parola ANNE , fi 
trovano pure ulate in una Iscrizione 
dove ZINNVM fìa fcritto in vecedii 
SIGNVM, c i greci feri ve vano Metri/®* ! 
in vece di Mayp®, lìccome in occi-; 
dente dicevafi Caio Ioni aurus in luogo i 
di Carolus Magnus . Nota Ezechiel- 
Jo Spanemio, che apprelfo i greci il 
F, cd il N avanti il K ed il X ren¬ 
devano quali lo hello fuono, c Loffer- 
va sì nelle medaglie , sì nel marmo 
del Cronico Arondelliano . Egli c 
dunque credibile, che pronunziaflero 
la N con qualche fuono, che folle-# 
mefcolato di G . Ciò fi ftabililcc dal 
vedere nell’ altro vetro il G pofto fra 
dueX’N nella parola ANGNE , non 
peraltro, fc non per un effetto della 
pronunzia di que’ tempi , dove il G 
fi profferiva con qualche fuono di N . 
IlDaufquio offervò in una iscrizione 
SiNGNO in vece di S1GNO, c lo 
Scaligero negl’ Indici al Grutero ne no¬ 
ta molti efempj. Lo ftelfo fu avverti¬ 
to dal dottiffìmo Sig. Abate Anton- 
maria Salvini negli antichi manoferic- 
ti di nofìra lingua . 11 C poi, clic nell* 
altro li vede adoperato in cambio di 

G 
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nella voce ACNE , fa comprendere 
"er veriifimo , che i Romani non_, 
inoiceOero punto la pronunzia del 
i, la qual lettera non fu inventata , 
^ affai tardi, onde a i più antichi 
pmani era conlueto il fervi rii del C 
cambio della mcdelìma . 
In tutti 1 luddetti vetri fi vede^p.m. 

iella Santa colie mani di fiele, e in 
odi orare, giufta la conluetudine 
'Crifiiani di (tare in quella pofitu- 
„ quando facevano le loropreghie- 
, elprimendo in tal guifa quali un 
.ideilo della pafiìone . Leggefi ciò 
liticato da molti fanti Martiri nel 
npo ifiellò de’loro tormenti. Ri¬ 
tte a quello luogo l’Autore, che^p.m. 
elfo quali tutte le nazioni fu cofiu- 

univerfale di tenere nell’atto di 
^re le braccia alzate , e difiefe^. . 
tti i fedeli Umilmente lo ularo- 

3 finche fermando la divozione-/ , 
fo anche quefto a poco a pocoin_* 
tifo j anzi la delicatezza delle Ma- 
me , per non lopportare quel pie- 
d incomodo , introdulfe di farli 
ger nell’orazione le braccia da’fer- 
lari, come ben fi deduce da alcune 
ture addotte dali’Aringhio. In og« 

& 
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gi queft’ufo dì orare colle braccia dif- 
tefe c rimafo a’ Sacerdoti nelle facre 
preghiere, e fpecialmente della Meda, 

cj.ni. Oltre alle braccia diftefe in oran. 
do, ha quella Santa anche in piedi . 
il che era confueto a’Fedeli più che 
lo (lare fedendo, od in ginocchioni 
Anche i Catecumeni oravano in pie¬ 
di , conquefìa avvertenza però, che 
dove i Fedeli tenevano la faccia medio, 
cremcnte elevata , i Catecumeni fa- 
ceanfì Bare col capo baffo, non aven 
do ehi ancora ottenuto , col mezzo de. 
Battemmo, l’adozione, eia confiden¬ 
za di figliuoli di Dio * 

pn 4. Si vede in oltre la Santa in mezzo t 
due Colombe, le quali furono efpref- 
fe da’Criftiani nelle loro pitture, < 
ne’ loro fepolcri, più frequentemente 
di qualunque altro (imbolo, per efse 
re (tata la colomba prefeelta fopra- 
ogni altro animale dalle divine Scrit¬ 
ture per moltifììmi lignificati ^ emi- 
fterj. 

Il ritratto, che fi vede nella pr’m; 
figura della Tavola XIX. è probabil 
mente di qualche Gentile , il cui no¬ 
me era Emacino , come fi cava dal 
U fua leggenda , che è quefta__i 

AMA- 
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V1ACHI DVLCIS ViVAS CVM 
ARIS TVIS. Nella delira eflfo tiene 
lìtuo > fegno forfè dcllaugurato, d’i 

li egli era insignito. Ne fi puòcre- 
re, che quel lituo folle un pedo, o 

tifone pafìorale ritorto , donde fi 
:|tefie conghicttwrar quel ritratto 
r ritratto di un Vefcovo , poiché 

il permette l’antichità di quelli ve- 
, fabbricati molto tempo prima , 

le s introducete l'ufanzadel pa.ilo 

Dalla feconda figura della ftefla^pj^ 
nvola, ove fi vede effigiato San Lo¬ 
nzo col pallio , e col volume fra-, 
mani, e con quefie paroled’intor- 
al vetro, VICTOR ViVAS IN 

IO MINE LA.VRET 15 prende ocea¬ 
no rAutore di ragionare fopra le_, 
te, e i conviti Coliti celebrarli: da i 

nfiiani > fotto il nome di .Agape , 
r i giorni natalizj de’Martìri:, il 
■e fi praticò fino al tempo degli Apo- 
bIì y non tanto a fine di mante- 
ire la carità fraterna , quanto per 
"are alla religione Criftiana 1 appa¬ 
ga di troppa aufteriljfr, giacché i 
|gani più rozzi fentivano della ripu- 
anza ad abbracciare, la ftefla , co¬ 

me 
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me troppo auftera, e a rinunziare-» 
a quelle allegrie, concili i Gentili ac. 
compagnavano le loro folennità pro¬ 

fane , e luperftiziofe . Di quelli fa- 
cri conviti parlano abbondantemente 
i facri Scrittori, da i quali fi appren¬ 

de, che effi conviti fi facevano anco¬ 
ra perii defunti, o nella'loro depo- 
fizione, o neiratto di feppellirli , o 
ne’giorni vicini , o ne’ giorni anni- 

verfarj , o finalmente nel dì 22. di 
.Febbrajo . Nel vetro , di cui qui fi 
ragiona , leggefi invocato nell’ accla¬ 

mazione conviviale il nome di San_j 

Lorenzo, fecondo la conluetudine de* 
Fedeli , i quali , dove da’ Gentili fi 
folea bere in onore degli Dei, intro* 
dii fiero di bere ad onore di Gesù Cri- 

fio, e de’Santi. Coll’occafionedi 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¬ 

sì vicendevolmente faccendo, fi veni¬ 

va poi a difordinar grandemente *, e 
però col tempo anche quefto fu uno 

de’motivi, per cui furono quelli con¬ 

viti lacci aboliti. 

La 
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La N. lafciata nel nome di San Lo-p-i^. 
nzo, è fecondo Tufo , che ebbero 

antichi Latini , e anche i Greci 
ometterla nel riferire i nomi.'pro- 

|j : di che V Autore ce ne produce 
li efempj . 

Le corone, che nell’altro vetro fi 
ggono polle nel mezzo di quattro 
rione , nominate quivi Simone , 

smas y Tìetro, e Floro, ce li fan^ 

creder per Martiri. Sotto la figura, 
a parola di corona è notifiìmo rap- 

efentarfi il premio del martirio . 

• folamente alle memorie de’ Mar- 
l , ma anche al fepolcro de’San, 

Confefsori appendevanfi in dono co¬ 
le preziofe , che vi {lavano fofpe- 
^in legno della vittoria riportata 

loro fopra i nofiri comuni ne¬ 
ri . 

Intornoad alcuno de i nomi de iP*i35f 

ittro Martiri fopradetti, fa il no¬ 
li Autore belfifiime rifleffioni, e in 
ticolar» fopra quello di Damas . 

i Martirologj non fi legge Marti, 
con tal nome . L’ Aringhio lo ri- 
“ta però in un’ altro vetro ; dal 

• fi può arguire, che nella Chiefa 

orna fofse fiato qualche Dama? 

Mar- 
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Martire, vicino a i tempi degli Apo- 
Aoli, di cui fofse quivi celebrerà me- 
moria, onde poi facilmente ne deri¬ 
vò il nome di Damafo . Il nome d 
Damas fu comune anche fra i Gen¬ 
tili , onde prefso il Gruterod trov; 
un Mettius Damas , e forfè è lo ftef: 
fo che quello di Dama , pofto nell; 
feguente infcrizione 

M. F VFIVS. M. L. 
DAMA 

ET. TV. 
formula di fallito > e fi dee intendere . 
Et tu vale. Quella intenzione appar¬ 
tiene forfè a quel fervo mentovate 
da Perdo nella fatira V. il quale chia 
man doli Dama > nella manumidìone 
fu appellato Marco Dama ; il che 
quando fofse deuro, averemmo, che 
il nome del padrone di lui fofse M, 
Ftifius, giacche era confueto , che i 
fervi nella manumiffione prendefserc 
il pronome , ed il nome de’ lor pa¬ 
droni. Chiuded quefto ragionamento 
con una bellhlìma intenzione greca, 
trovata in Roma Panno i7r$. nella 
vigna de’ Sigg. Cavalieri ; la quale 
vien per ditlefo recata nell* Opera 
del Sig. Buonarruoti, con due verdo¬ 

ni 
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atine, 1’una in profa , l’altra in 
o, del chiariamo Sig. Abate An¬ 
garia Salvini , il quale a piedi 
ta aggiunto alcune note molto eru- 
. L’infcrizione fuddetta appartie- 

*d un medico , per nome Da- 

tfel fondo del vafo , che forma lap Mo¬ 
ina figura della XX. Tavola , fi 
tengono otto figure , 1’ una nel 
:zo 3 che rafsembra una donna , 
altre fette all* intorno . Può ef- 
, chequi fia rapprefentataoSan- 
elicita co’ fuoi lette figliuoli , i 

Hi patirono in Roma forco Marco 
relio 3 e la cui memoria era quivi 
ii celebre} ovvero la madre de’Mac. 
ei co’fuoi fette figliuoli 3 i quali 
he ne’ tempi antichi furono in 
jidiflìma venerazione appretto i 
jfiani ► 
Nell’ altro vetro fono efprefsedue 
reco’ loro nomi, LAVRENTIVS, 
iRIPRANVS , che forfè è cor- 
amente fcritto in luogo del no¬ 
di San Cipriano, famofo Vefcovo 

Cartagine, e anche in Roma ce- 
atilli \vo, per avere aderito al fan- 

papa Cornelio nclf abbafsare lo. 
feu 
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fcifma dì Novato, e di Novaziano.: 
4^. La terza figura della Tavola XXI. 

ci rapprefenta un matrimonio di due 
fpofi Criftiani , eflendovi in mezzo 
il monogramma, di Cri fio . La Ipofa 
non c quivi velata , non eflfendo in 
Roma introdotto ancora tra i Cri- 
fìiani Tufo di velare le fpofe , co« 
me faceano i Gentili. 11 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 fpofoj iJ che 
è contra 1* ufo Ecclefiaftico , che in 
oggi ancora fi oiferva, ma è fecondo 
E antico coftume, poiché allora quel 
luogo non era pollo di precedenza, ma 
bensì d’inferiorità. Ella in oltre ha 
l’acconciatura del capo, elicerà pro¬ 
pria delie 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 
fpofe. Il volume , che le fta a can¬ 
to, rapprefenta forfè la fcritta nu¬ 
ziale, e della dote, tabulasnuptialesj 
o fponfales detta da Tertulliano, e 
da San Girolamo, 

In 
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i molte figure delle Tavole fulfe-P-r49* 
Jntì fi vedono adornati i vali di 

ritratti : la qual coftumanza è 
chiffima . Svetonio nella vita di 
pacano fa menzione di alcuni vafi 
ivoro antico, ov’era impreca una 

^iie fomigliant.iflìma a quello Im- 
idore* e Trebellio feri ve di Cor¬ 
ta Macro, che elfo aveva una pa~ 
' , o bacino, in cui v’ era Aief- 
:ro Magno , con un balforilievo 
Jrno , che rapprefentava le getta 
suelMonarca. Altri efempj cene 
jjininiftrano gli Scrittori, come fi 
svedere nell’ Opera, dove con mol- 
mandamento s’illuttra a talpropo- 
un luogo della fatira XI. di Gio¬ 
ie verf. 17. Nei vetri figurati del- 
avole fopradette fi rapprefenta- 

d>er lo più il padrone del convito 
ine con la moglie, e co’ figliuoli 
d, e in uno principalmente vi è’1 
i nella leggenda ,che dice: MA- 
A VIVAS CVM DEXTRO > 
analtro SALVTI (cioèSaluzio , 
\ di famiglia , o forfè dee dire-* 
\fSTlVS ) P IE ZESES CVM 
ATA. Di tutti quetti ritratti 
ore confiderà gli abiti , e gli 

or- 
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ornamenti, fenza che però vi fi ol 
fervino gli orecchini , ed i vezzi 
T ufo de’ quali è per altro antichità 
mo. 

Ma non fi può cosi alla sfuggita patta 
re ciò che dottamente egli olferva lo 
pra le acconciature di tetta. Rifletti 
pertanto , che le donne in quelli ve 
tri rapprefentate, quantunque fi poi 
fa credere, che nel tempo meddìrtw 
potettero ufare differenti acconciature 
fi ha però dalle medaglie, che anda 
vano mantenendo nella maggior par¬ 
te de’capelli, che circonda la faccia 
tempo per -tempo ima moda , ed una 
ufanza quafi medefima*, onde fi puc 
conghietturare in qualche modo da 
quelle, che danno efpreffe ne i fud- 
detti frammenti, i tempi, ne’ qual; 
poffono efiere i medefimi ttatti fatti. 
I capelli per efempio, che ha intor¬ 
no la figura feconda della Tavola XXI 
fono uniformi a quelli , che fi rav- 
vifano nelle medaglie di Didia Cla¬ 
ra figliuola di Didio Giuliano. Quel¬ 
le delle Tavole XXIL e XXIII. han¬ 
no i capelli ondati , e molto fimi!, 
a quelli delle tette di Mammea , di 
Ocacilia, di Giulia Paola, edi Tran* 

quii- 



Articolo i. 71 

Jlina. La donna della figura terza 
qucfi’ ultima Tavola fi afiomiglia 
.i all’ acconciatura di Etrufciila, ec. 
1 che fi può conghietturare , che 
te quelle figure , fuori di quella 
la Tavola XXI. fieno fiate fatte 
sorno al tempo di Elagabalo , fino 
ucllo di Gallieno , o pochi anni 
o : e ciò fi conferma con altri 
•ontri. 
Dilcorrefi in oltre fopra quella for-p.if6. 
di collare , col quale fi fcorgono 
iati alcuni di quei ritratti donne- 
i> c fopra la forma dell’abito , 
quale lono vefiiti gli .uomini ne’ 

defimi vetri , fomigliante moltop.i$7. 
toga , non già fecondo la fua 

ma antica , ma fecondo quella , 
lui fi farà ridotta verfo il princi- 
del Ili. fecolo , o poco prima ; 

i quelle, e di quefìa le ne dà qui- 
una efatta defcrizione , ed ifìoriaj 
po la quale fi fa riflcfiione foprap-1 So¬ 
nano diritta , che hanno in tutti 
fti vetri le donne nella forma 
iunto , con cui Trimalcione ap- 
Iflc) i'etronio , nel frammento Tra- 
ienfe , ordinando all’architetto il 
fepolcro , dice : >Àd dexteram 

meam 
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incanì ponas ftatuam Fortunata mea \ 
ina le donne avendo quel luogo, non 
venivano ad avere la precedenza lo- 
pra il marito , ma bene il fecondo 
luogo > poiché predo gli antichi vi 
era una mandiritta, la quale diven¬ 
tava il fecondo luogo , quando a can¬ 
to vi fotte perlona di grado , e di 
flato, di tal difugiuglianza , che per 
fe (letta vcnitte a collituire il luogo 
principale. Gli efempi , che fe ne 
adducono a quello patto, mettono la 
cofa fuor di ogni dubbio. Moltecofe 
ci conviene tralafciare, per non cade¬ 
re in foverchia lunghezza. 

61. Il fecondo vetro della Tavola XXIvj 
non contiene , che quella aeclamazio. 
ne; EYOAI TAYKYTATE , Evo¬ 
dio dolcijfimo. Fucoftume degli antichi 
adornare anche i vattdiloie, e fem- 
plici lettere , e ne parla Ateneo lib.v 
XL cap. XLr. che perciò lì chiama¬ 
vano ypxfjtparixà Troni pi* y Bicchieri 
letterati, ttecome que’ due di Nero¬ 
ne, pretto Svetonio (a) da efso de¬ 
nominati Omerici , per efservi fcol- 
piti alcuni verfi di Omero. Dall’ag¬ 
giunto di dolciffimo , dato a quell* 

Evo- 
{ a ) in Nerone cap, VII. 
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>dio cava motivo il prefhntitfìmo 
fcro Letterato di trattare del co* 
ne , che avevano i Criftiani di 
ver fopra i lepolcri de’ loro cari 
unti l’ultime parole aftettuofe , 
e quali negli uffìcj eftremi gli ac- 
jpagnavanoie ne reca molte infcri- 

ove diverfe fono le formule 
radette , ad ognuna delle qualiag- 

ne le dovute confiderazioni. 
a prima figura della Tavola XXV.P-*7*- 

i un fanciullo dipinto fino al bit- 
col nome di CEROMTiVS , o 

J^ONIIVS . La coroncina, che 
di capelli, eia toga che ha indof- 
Jo dinota di nafeita nobile . Intorno 
olio ha un filo di perle , che da- 
antichi Giurifconfulci era detto 

margaritanm . La donna della 
rafeguence, per nome CLRICIA, 
iiglia nota negli antichi monumen- 
ha intorno al capo una fafeia , 
è mefsa da Ifidoro fra gli orna¬ 

nti delle matrone i ed è una di qucl- 
che i Giurifconfulci chiamano Ss- 

ci 

p 

« itr# 
.edite fanciulle della Tavola XXVl.pl7*‘ 

vefiite di una certa velie molto 
vagante , tutta ricamata, la qua- 

Tomo XXHI. D le 

% 
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le il noftro Autore penia , chepofsa 
efsere una forca di penula, veftimen- 
to adoperato anche dalle donne, co¬ 
llie fi cava da Quintiliano, e da Ili- 
piano . Di quelle penule matronali 
ornate, e inoriate di ricamo, fene 
fa menzione da Trebellio nella vita 
di Quieto Tiranno ; e per quello, Ca¬ 
ligola viene tacciato da Svctonio , pei 
efserfi fervito di una penula dipinta, 
e ricamata, poiché tali -penule erano 
veftimento proprio delle donne . Di 
quella fono abbigliate le damigelle 
dellTmperatrice Teodora in un mofai- 
co di Ravenna. 

76. 1 due giovanetti efprelfi nella me- 
defima Tavola tanno con due ciuffi 
di capelli dalla parte diritta. Fu co¬ 
llume degli antichi F accomodare i 
capelli a i fanciulli in qualche ma¬ 
niera dillinta , e diverfa da quella 
che tifavano per gli uomini adulti •, c 
in particolare è celebre la fuperfti- 
zione de’Gentili di lafciare a quell: 
i capelli lunghi, per tagliarli poi a 
fuo tempo, e dedicargli agli Dii , 
Ne tagliavano però qualche volta una 
parte, lafciandone , per la detta fu* 
perdizione , una fola ciocca > come 

fi ha 



Articolo I. - f 
ha da quello vetro, e da altri rif- 
ntri • 
Nel primo frammento dalla Tavola P-vS 
<VIIl. (i rapprefenta uno de’ eoe- 
eri de’ Circenfi, detti da i Latini 

*rig* > ed ancora *Aoitatoresy col¬ 
ato fopra un cocchio tirato da 
atcro cavalli, con la frufb , o ha¬ 
llo in mano, inftrumento necefsa- 

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

funerale di Patroclo , ed efprefso 
:he nel medaglione di Bonifacio au- 
atore appreso il Ducange. 
Sono da oifervarii i marchi , che PU79 
pno nelle cofce i cavalli , e’i coi- 

che il vede pofto a i due ca¬ 
li di mezzo , acciocché il giogo , 
fero il timone non faccia lor ma- 

iìccome per difefa del piede di 
ero , ovvero per mero ornamento, 
uno anche i calzari. Meritano pur 
pilone le macchie di pardo, di 

han legnate le cofce , e le gam- 
i due cavalli, che fon dallapar- 

di fuori. 
n alto predo la tetta del cocchie-P-1** 

pa fcricto LEAENi NlCA, cioè 
fnio vinci. La mefcolanzadelle vo- 

Di ci 
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ci greche nelle infcrizioni latine , e 
10 icriverle co’caratteri latini, èco- 
fa, che ha molti eiempj nell’anti¬ 
chità. L’autore ne parla altrove dif- 
fufamente. La famiglia Leenia fi tro¬ 
va mentovata nel corpo delle infcri- 
zioni Gruteriane. 

p.tSi. Ci fono anche fcritti i nomi de’ 
quattro cavalli, chefono NlCEFO- 
RVS, AEROPETES, BOTROCA- 
LENES, ACCIAI VS. Il primo no- 

T l8rme denota riportatore dì vittorie \ 
11 fecondo volante per aria ; il ter¬ 
zo , forle pollo per un certo vezzo, 
grappolo d uva Caleva il quarto , 
per aver lenfo , dee forfè dire AC- 
ClTVS , cioè affai veloce , oppure 
accitatus in vece di incitatus. E7 no¬ 
to non meno j che antico P ufo di por¬ 
re il nome a’cavalli. 

(?<*18*f» il vetro, che fegue, efprime Pal- 
lade in atto di accompagnare Ercole 
al cielo. Fra quelle due Deità , fe¬ 
condo le favole de’ Gentili palfava 
grandillìma connellìone. Pauiania ce 
le rapprelenta in una delle molte ilio- 
rie della iedia fatta da Baticle, la qua. 

p.itjJe in Amida lì confervava. Un'Èr¬ 
cole pur lì vede nella prima figura 

del- 
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dia Tavola XXVII. con alcuna fo^ 
*a le fpalle delle fiere da lui do-, 
,ate , e forfecol Cerbero da lui trat- 
I fuor dell’inferno: di che può ef- 
r fegno la pianta, che gli ftaacan- 
, la quale potrebbe rapprefentare 

laiche fpecie di aconito , che fin- 
• no nato dalla bava di quel fa volo- 
ani ma le . 
Protetta T Autore di avere inferi- 
i fuddetti vali , ficcome gli altri 

3Gentili, nella prefente raccolta , 
In tanto perla erudizione, che in 
I racchiudono, quanto , perchè da 
II vien grandemente provata l’anti- 
Ijicà de i vetri de i Criftiani, efi- 
lido gli uni e gli altri di un me- 
ifimo lavoro , e fu 1’ ideila ma- 
:ra. 
Tale è’1 Genio alato, che fi fcor-p,i86. 
:nel piccol fondo di un’ altro bic- 
ero 5 il qual Genio tiene fiotto 
feci la finiftra una face fmorzata in 
ra, e vi tta fiopra appoggiato . 
penfa, che fia fimbolo della Mor- 

per la fomiglianza , che ha con 
figura di un limile Genio inta¬ 
nto fiopra un farcofago, che è in 
kna nella Villa Panfilj. E notabi p. 18/. 

D 3 le 
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[e quella falcia di porpora , la quale 
due volte girando attorno il collo 
del fuddetto Genio, gli vienepofeia 
a paflare in croce lopra del petto > 
e quella fafeia è probabile , chefia 
quella Torta di fafeia, e di cintura , 
che da Ifidoro ( 4 ) è detta redimi- 
culum . Il medefimo Genio ha al 
braccio finillro due cerchj , o fia 
propriamente armile , ficcome quel¬ 
le del braccio deliro fi diceano de¬ 
lirali *, e i due cerchietti , che ha lo 
{ledo all’uno ed all’altro piede , era¬ 
no chiamati perifceiidi . A fianco di 
lui v’ha un piccolo pilaftro, il quale 
può dinotare un fepolcro *, e lopra 

quello cippo fepolcrale v’ ha un pic¬ 
colo uccello , che è uno de’ fegni 
de’quali gli antichi ornavano le fe- 
polture de’loro defunti 3 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 , c illuftratadal no 
Uro Autore. 

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

di 

C * ; Lb. XIX. cap. XXXIII. 
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lanche *, ma non fono cosi note , e 
mini le cofe, che il noftro Auto- 
avi efamina. Efpone in primo luo- 
jiil miflero di quella favola , per 
3 gli antichi vollero lignificare il Stendimento, oda la caduta del- 
nime,cd il loro circuito, eritor- 
„ ne’ quali flati penfavano , che 

J:nò"fodero Tempre accompagnate 
4 Amore, e fecondo altri, dai Ge¬ 
li fuperiore, e predominante, con¬ 
cino ad elfe con nodo indilfolubil 
fnozze. Quella opinione ebbe ori¬ 
le da’Caldei , pafsò negli Bgizj , 
ipoi l’adottarono i Greci , e fpe- 
jiìmente i Platonici ♦ Nella forma 
;|rò, con cui ella ci vien defcritta 

i Apulejo, e fi olferva ne’ monu- 
\:nt\ antichi , è affai probabile , 
e foffe prefa da alcuni occulti , e 
rreti mifler) , i quali fi celebraf- 

• *o in qualche luogo ad Amore. E* 
golare olfervazione del noflro Au*. 

.re, che fe bene quefla favola fi 
de rapprefentata in molti antichi 
pnumenti , e prima ancora dell* 
iperio Romano, pochi Autori pe- (, che ne parlano , fono moderni, 
:ntre il più antico di loro fi è 

D 4 Apu- 
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Apulejo, il quale virte verfo il co- 
minciamento del V. fecolo dell’ era 
comune di Cri fio. Penfa egli dun¬ 
que, che gli Scrittori antichi in tin¬ 
to non abbiano futa menzione di 
quella favola , fe non in quanto el¬ 
la fotte prefa da i mifterj occulti , 
de i quali andavano molto ritenuti, 
e fupcrrtiziort in propalarne i fegre¬ 
ti il qual riguardo non ebbero po- 
feia i moderni } e però Plutarco fcrif¬ 
fe liberamente d’ Iiìde , e di Ortri- 
de , Luciano della Dea Siria, cApu- 
lejo di Ifide. 

56. Efpofla generalmente l’origine del¬ 
la favola di Amore , e di Pfiche , 
che forfè era il foggetto de’ mifìerj 
di Amore, che fi celebravano nelle 
Tefpie di Beozia , difeende V Auto¬ 
re alla fpeciale illuflrazione delle fi¬ 
gure del vetro . Confiderà in primo 
luogo le ali di Pfiche, la quale rap- 
prelentando, come già dirte , l’ani¬ 
ma , ben quelle le le convengono , 
mentre i Gentili fuppofero P anime 
alate , come fi ha da Platone , da 
Porfirio , c da Pfcllo . Le luddettc 
ali fono di farfalla; e la ragione fi è , 
che tanto l’anima, quanto la farfal¬ 

la 
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fa detta da’Greci Nè per 
‘primere il giro dell’anime , pote- 
ifi immaginare „un (imbolo più adt- 
gnato di quello picciolo infetto , 
il quale in un certo modo , non 
altrimenti , che l’anima, prova 
più (lati , mentre racchiudendoli 
verme nel bozzolo, n’efce poi can¬ 
giato in un volatile , onde negli 
antichi monumenti , per rapprc- 
fentare 1’ anima , non tolo s’ in¬ 
contra cfprelfa una fanciulla alata , 
quale c la noftra, ma fovente an¬ 
cora la fola farfalla -, e quindi 
il nollro fublimifiimo Poeta (a) 
l’applicò alla vita nuova, e bea- 
ta , alla quale paflTar deono l’ani- 
me noflre dopo la morte : 

Non v accorgete %oìt che noi fìam vermi 
Nati a formar V angelica farfalla . 

Lo fpecchioche fi vede a canto alla 
*ofa Pliche , c legno delle medefi- 
ic nozze , che ella fa con Amore . 
Io è di figura rotonda , poiché ta¬ 
gli antichi lo tifavano , come fi 

rde in molti bafiìri lievi, cd in altre 
litiche memorie. Tali fpecchj eranop.18^- 

metallo bianco, e P Autore ne ha 
D j par- 

( a ) Danti nel Purg.Cant. X. 
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parlato ancora nell1 altra ( a ) fua 
Opera. Oltre a ciò , Pliche tiene in 
mano un piccolo panno ornato ver- 

„ .^ fo reftremità di una ftrifeia di por- 
pora \ il qual panno le avrà lervito 
di flamine, folito metterli in capo 
agli fpofi. Al braccio deliro di ella 
fi vedono due cerchietti , uno nella 
parte ftiperiore del braccio , ed uno 
al pollo •, e due pure ne ha per cia- 
feuno de’piedi 3 e quefìi pure erano 
de’ foliti ornamenti donnelchi , de' 
quali ne parla pienamente il vecchio 
Tommafo Bartolini nel fuo Trattato 
de lArmillìs veterum> ec. 

? ioo. La pianta 3 cd erba, che è dietro 
ad Amore 3 rapprelcnta una Ipccie di 
verbena 5 di cui fi folevano corona- 
re gli fpofi, per la ragione., chetila 
nafee intorno a i muri, ed è pianta, 
per dir così, cafcreccia , come dee 
cfTer la moglie j onde in una Inlcri- 
cione negli Orti Giuftiniam di Ro¬ 
ma pofta ad una taleAmimone, eh 
la c chiamata graziofamente ; 1)0- 
MISEDA e da’Greci lì dàalla buo¬ 
na, donna i’ atributo > cioè 
Guardacafa . Per un’altra ragione può 

cfl'e- 

( a ) OJfcrvaz,. a Medaglioni 
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[fere la verbena polla accanto ad 
,mort, cioè per elfer pianta a Ve- 
ere confecrata : di che fe ne ha rif- 
ontro in Paufania . Può efser an- p- 
ora , che quella pianta , e Valtra 
lianta più piccola , la quale ha il 
lor rofso , vi fieno fiate pofie dall* 
rtefice per dinotare gli Éliti , ne* 
alali dopo fciolta f anima dalcorpo 
(apponevano, che quelle nozze fof- 
ero celebrate. 

Intorno al vetro medefimo fi ve- 
ono quefie parole: ANIMA DVL- 
flS FRVAMVR NOS SlNE BILE 
1ESES: fopra la fpiegazione delle 
uali noi ci rimetteremo alia lettura 
el libro \ e folamente con la fcorta 
i efio avvertiremo} che quella for- 
oula , fruamur fine bile, cafsaicon-p 
inaile a ciò, che fi kgge in molte 
iscrizioni, d’efser vivuti i maritati, 
Ine ulta querela, fine ulla lite > ec. 
d infino: nunquam maritofno ma- 
edixit, e che della bile, in cambio 
li ira, o fdegno, fe ne fervifsero i 
—acini, .ficcome i Greci fi vaifero nei 
ncdefimo lignificato delia parola, noKir, 
10 abbiamo da quella infcrizione ripor¬ 
tata dal Grutero pag. 1040. nu. $ • 

D 6 I?.M, 
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Q^CAVIVS. SEVERVS 
RVTILIAE . PREMITIVAE 

GONIVGl. SVAE 
DVU ISSI MAE 

CVM. QVA . VIXI 
ANNIS. XX. SiNE. PILE 

Quel ZESES de) mcddlmo vetro , 
ed in altri PIE ZESES , cioè Bevi , 
Viva , trattandoli d’acclamazioni com 
vivali 5 polsono efsere fiate introdot¬ 
te per un certo vezzo, confucto an¬ 
cora ne’ tempi noflri , di tifare ta¬ 
lora , e d’ inferire ne’ dilcorfi fami¬ 
liari , ed affettuoh , qualche parola 
di lingua forefliera: il qual coflume 
fu tacciato da Giovenale Sat.VJ. nelle 
donne Romane , le quali li credevano 
di parere più lpintole , colf andar 
meicolando di canto in tanto delle 
parole gieche ne’ loro difcorli *, e *1 
medehmo ulo fu legni tato intìno da’ 
Criftiani . Che poi al bere ne’ con¬ 
viti lì fofse iolito acclamare, vivas, 
viva, ec. fe ne hanno molte prove 
apprelfo gli antichi Scrittori. 

.207. '* '* c tempo , che palliamo alla 
Tavola XXIX. Nel primo verro di 
queUalono dipinte le tre Monete., 

quali 
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a<1 nella flefsa guifa , con cui fo- 
nclle medaglie , ora fotto il no¬ 
di Equità , or fotto quello di 

tonda ; e lono in numero di tre , 
|r li *tre metalli principali , ne’ 
tali lì batteano . Quella di mez- 

folea farli co’ capelli legati in ci- 
H la tefta , fecondo 1’ ufo delle fan- 
ile, per elprimere la moneta d’ 
pma qui tutt’e tre hanno la me¬ 
lma acconciatura da fanciulle*, la 

ule potrebbe anche efsere un’ or- 
mento folito metterli in capo alle 
fità, che tutulo fu dato dagli eru- 
ii j perla limilitudine di quello 
»i detto , che portavano in capo 
uni Sacerdoti • Hanno efse in ma- 
il cornucopia, fegno della felici- 
, che arreca a’ popoli la buona 

»neta, e dell’avere in fe tutte le 
.e necefsariealla vita comoda e gio- 
bda. La loro tunica è d’ oro con 
e ftrifee di porpora. A i piedi di 
fcheduna vi è 1 conio della mone- 
. I danari , che fono fparli pel 
npo del vetro , fanno credere , 
e quello pofsa efsere flato fatto per 
d di quei doni , chiamati Xenii > 
(iti mandarli agli amici ne'Saturna¬ 

li a 
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li, ed in occafione dell’anno nuovo. 
Le parole, che vi fono feri tee : NV. 
GAS ViVAS, efprimono due accla¬ 
mazioni *, c con la prima par , che 
fi dica al padrone , e a quello , a 
cui doveva regalarli il bicchiere , 
che {limi tutte lecofe , e le (lede ric¬ 
chezze , per bagattelle. 

p.ic^. Nella feconda figura fi rapprefenta 
una piccola anfora , che c di vetro 
turchino , e trafparente , adornata 
di tre cavalli , c di quelle lettere : 
VINCENTI PIE ZESES: Vincenti* 
bevi, viva. Più fotto vi fono i no¬ 
mi di que’cavalli: AEG1S , tempe¬ 
ra , OIKOYMENH, mondo, e ZEP , 
Zcffiro . Merita rifkfilone il vedere, 
che efsendo il primo verfo fcritto a 
diritto, ed al folito, il fecondo poi, 
che contiene il nome de’cavalli, vie* 
ne,e fi legge da rovefeio : il qual mo¬ 
do di fcrivere chiamarono i greci, co¬ 
me fi vede in Paufania ( a ) fiovrpo<t»i£ìy> 
dalla fimilitudine dell’arare de’buoi, 
i quali fatto un folco , ricomincia¬ 
no l’altro voltandoli, e camminando 

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

tor- 

C a > lib. v. 
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>rno all’ufo difcrivere arovefciodi 
Uelloj che facciamo noi altri occiden¬ 
ti, cioè dalla manodeftra vetfo la 
nillra, confiderando Tempre la per» 
Dna, chefcrive, origuarda, non la 
pfa in cui fieno fcritte le lettere. OU 
e a i Caldai, Ebrei, Fenicj,ed Arabi, 

io fecero parimente gli Egizj, i Go- 
piìi antichi, gii Etrufchi, ed an- 

Dra i Greci, vedendoli quello in_» 
mite medaglie di Sicilia , e della Ma- 
na Grecia, di Lipari, e di Efefo*, e 
• rfe i Greci prefero da principio que- 
D modo di icrivere da’Fenicj , da’ 
aali pigliarono anche le lettere. 
I cavalli , e le lettere di quell* an-' 241 

tra fono incavate un poco nel ve- 
o> e poi tutto il lavoro doveva ef- 
ir ripieno di fmalco di colori dif- 
renti , che ora è quali tutto cafca- 
I. Altri vetri fi trovano lavorati in 
.1 guila . Quello vafetto ha la figu- 
t delle anfore , 0 diote , così chia-P‘ ' 
ate da i due manichi loro, od orec- 

fti. Ella è lenza piede , il che tal¬ 
lita fu predo gli antichi in colia¬ 
te , vedendolene di tali nelle meda- 
iie , e ne’ baflirilievi. E credibile, p 
le 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’ficevano , chiamavano Jpoforeti ; 
e di quelli ne fa un libro Marciale , 
che in eOo deferire una moftra , o 
credenza ornala , e ripiena di quelli 
regali, applicato ad ognuno di edi il 

p. 214. fuo dittico, il veder vi 0 dipinti que’ 
cavalli fa credere , che il convito, in 
cui quell'anfora dovette eder data per 
apoforeto , fofse flato fatto da qual¬ 
che Auriga , che avede vinto ne’ gi¬ 
uochi de’ Circend, poiché , decome 
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, iecondo la loro polfibilità. 

'p.216. 11 vetro della XXX. Tavola rap. 
prefenta un’ Agitatore de’ Circend 
con la conforte , ed una figliuola , 
tutti fotto figura di Dei. Egli dede-* 
adornato nell’ ideilamaniera, concili 
gli antichi erano foli ci rapprefentare 
i Fiumi, cioè con due canne paludri 
nelle mani, ed appoggiato ad un’ur¬ 
na, che verta dell’acqua, e con un_* 
cornucopia nel braccio finiftro. La_# 

mo- 
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toglie li fiede appreso in abito di 
linfa, ficcome pure veftita da Nin- 
, vi è da parte Tua figliuola in ae¬ 

di prefentar delle frutte , le qua- 
efia porta nel lembo della (fola . 

Diano in alto tre Gcnj, unodeqtia- 
porta un fafeio di verghe di palma , 

li’ altro una corona fciolta , ed il ter- 
uno di que’ vafi , foliti vederli 

ille medaglie per fegno de’ giuochi ■ 
quali elfi erano dati per pre¬ 

io. Tutte quefie cofe fomminifira^ 
largo campo al dottifiimo Autore 
far conofcerc quanto egli vaglia-» 

Ila cognizione dell’erudita antichi- 
. Moftra pertanto il coftume de’p .n/ 
ntili di fare i ritratti de’Principi, 
delle pcrlone infigni fotto figura-* 
qualche deità > qual fodero , e in 

d tempo infilanti i giuochi Capi-P*118- 
ini , e quando fi celcbrafiero, come 
ire i Circenfi i il fignificato di quel 
teio di verghe, che porta uno de_*p,12*‘ 
re genj , denotante le molte vic- 
ie ottenute da quell’ Auriga.* , 

L’ultima Tavola di quefi’ Opera^P-^* 
cliente rapprefenta pure un’Auri- 
de’ Circenfi in forma di filimi , 

i 

non 
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non folo con le canne paluftri in_• 
mano, come l’antecedente , ma co- 

p ronato ancora di effe . La moglie di 
lui è fatta co’ capelli raccolti in una 
rete > il qual’ornamento di capo eh la¬ 
ma vati reticulum, e anche retiolum. 

Per compimento di quello Artico¬ 
lo fi remerebbe di riferire in com¬ 
pendio le Oflervazioni fatte dal chia¬ 
ri (limo Autore fopra i tre Dittici an¬ 
tichi di avorio *, ma come di già 1’ 
eftratto prefente ci c più del folito 
fotto la penna crcfciuto*, e come non 
dobbiamo, nè vogliamo paflare alla 
sfuggita le molte cofe Angolari , e 
degne di rifledlone ^ che egli c andato 
facccndo fopra quei Dittici > così ad 
altro Tomo ed Articolo rimettere¬ 
mo il'lettore , che già nel prefente 
ha avuta occasione di apprendere , e 
di ammirare abbaftanza. 

AR- 
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ARTICOLO II. 
)I Cj?.nn -irj 07^r!5'tJ;qq!it 

gio del % GIO. DOMENICO 
\?^lSSIfHIy da?erinaldo nel Conta¬ 
do di ^izza. 

TA V. 

à Formare il pieno , e compiuto ** 
jjL elogio del Signor Ciò. Ùomeni- 
Cafjìni , cekbratiilìmo Agronomo 
paffato, e prefente fecolo , con- 

-rono unitamente le lodi dategli cfe. 
iù infigni Scrittori della fua età j 
onori, de’ quali lo colmarono i più 

m Principi dell’ Europa j gl’ im- 
;^lil vIcluiondimi dti lui iofLcnuti nel» 

Accademie d'Italia, e di Francia ; 
i più di tutto le fue rinomatiiCme 
sere, e le fue novellefeoperte, p»r 
.quali tanto vivrà immortale il fuo 
ime , quanto durerà nel mondo 1' 
aore, e lo ftudio dell* Agronomia, 
e come è ftata la fua più grande oc* 
pazione , così anche è Hata il fuo 
ù Angolare ornameto. Noi credere- 
b pertanto, che col fofo riferire 
r ordine cronologico tutto quello , 

4e di tempo in tempo egli ha pub- 
icato per via delle flampe , di aver 

fock 
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foddisfatto aitai meglio che in altra» 
guifa, si aidebito, che c incombe d 
rapprefentare un ritratto di lui forni- 
gliantiflìmo al vero, sì alTefpettazione 
della repubblica letteraria, che più lì 
approfitta, e fi appaga nei legger la 
fioria, che i panegirici degli uomini 
rari , e in qualunque profeifione ec¬ 
cellenti. Ognuno la dare ad elfi Icj. 
convenevoli lodi-, ma non ognuno c 
inltruito delle azioni dellalor vita, e 
delle opere de’loro ftudj . In ciò fa¬ 
re, noi feguiremo principalmente la 
feorta , per quanto ha operato il Sig. 
Calfini in Italia , dell’Abate Michele 
Giuftiniani , thene’ tuoi Scrii turi L,i~ 

guri ne ha parlato diftefamente ili le 
informazioni , che gliene ha date lo 
fteiTo Sig. Caffini filo grande amico ; 
c per quello, che nella Francia egli fe¬ 
ce , ci appiglieremo a ciò , che 
dicono il Sig. du-Hamcl nella iua_» 
Storia della Reale ^Accademia delle~> 
Scienze > le Memorie e la Storia di el- 
fa Accademia,e finalmente l'Elogio che 
fe ne legge nella mcdefimai'ior/u dell’ 
Accademia dell’anno 1712. a c. 84. 
dell’edizione di Parigi nella Pampe- 
ria Reale 1714* in 4. oltre a varj al¬ 

tri 
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libri che fi fon potuti vedere, 
^erinaldo, Gattello de’ Signori Do.ig^- 

(lotto la Diocefi di Vintimiglia nel 
Ttado di Nizza, ha l’onore di el¬ 
la patria del Sig. Caftìni, il quale 

acopo Cafiini , e di Giulia Cro- 
( a ) lua moglie, nacqueagli 8. 

jiugno dell’ anno ( b) 1Fe- 
fuoi ttudj parte in Genova , ,c 

te in Bologna , nè li confinò in_, 
loia diiciplina , poiché a quel- 

delle lettere umane aggiunfela fi¬ 
glia , la teologia, le leggi, e piu 
*utto le matematiche, nelle quali 

e per maeftro il P. Buonaventura 
calieri, dell’Ordine de’Gefuati , 
bre per tante Opere da lui pub- 
ate , e in particolare per la fua 
metrici degli lndivifibili da efio in¬ 

nata , che fu fonte ed origine dell* 
ifiìma e celebratifiima Analifi de¬ 

infinitamente piccoli . Ne’ fuoi 
( più giovanili fi dilettò di poefia 

na , e italiana, e un faggio di quel¬ 
le ne può vedere nell’ epigramma 
lo in principio delle Effemeridi del 

Se- I 
j. ) Il Giuftiniano p.3 58. la dice TttUftLU" 
trejìa. 

5 ) Lo fte/fo ne mette l’anno della nafeita 
nel 
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Senatore Cornelio Malvada , delle-# 
quali ragioneremo più fotto •> e di que¬ 
lla fe ne ha pure un {aggio in alcuni 

fonetti fatti in lode di Luca Giuftinia- 
ni, Doge di Genova'',- e Rampati qui¬ 
vi con altri componimenti poetici nel 

1646. in foglio. 
Stando ancora in Genova fece um 

{fretta amicizia col Sig. Lercaro, die 
fu poi Dogediquella Repubblica. Ef- 

fendod trasferito con lui in una delie 
fue terre, un’ Ecclcfialfico gli prefen- 
tò , a titolo di divertimento, alcuni 
libri di Aerologia giudiciaria. La fui 
curioficà ne reltò invaghita , ed egli 
ne fece un’ eifratto per proprio ulo. 
L’inclinazione naturale , che lo £pi- 
gneva alla conofcenza de’corpi c eie- 
ili, allora il portava fuori del buon 
cammino , nè egli fapcva ancora di- 
ifmguere 1* ottima Agronomia dall’ 

Aerologia giudiciaria. Fece inlìno con 

qualche fortuna alcune predizioni *, ma 

ciò appunto, chead un’altro farebbe 

{fato cagione di ffabilirfi in quella va¬ 
na applicazione , fervi al Cadmi di 
difinganno. Con la perfpicacia del fuo 

ingegno e’ venne a conofcere , che-* 

quell’arte di predire non potea ede¬ 
re 
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che chimerica , e la fua Religione E e temere, che gli avvenimenti for¬ 
ati di tali predizioni fodero ap- 
ìto il gadigo di coloro, che vi po¬ 
sano dudio, e vi predavano fede . 
Te a tal fine con attenzione il bel li¬ 

ft del Pico Mirandolano contra gli 
Orologi, e diede al fuoco P edratto 
i libri, che gli erano dati predati . 

itto il vantaggio, che ricavò dalla 
tura diedi, fu il ravvifare tra quei 
ncipj ridicoli e folli dell’ Adrolo- 
, le bellezze vere e fondate delP 

:ronomia, e vivamente fe ne invo- 
b di faperle . Vi applicò pertanto 
l gran fervore, e vi fece maravi- 
Dfo progredo. 

Giunto all’età di 25. anni era già 1650. 
tal grido il fuo nome, che il Mar¬ 
ie Cornelio Malvada, SenatorBo- 

,nefe , verfatidimo nelle difcipli- 
mattematiche, col tre modo aman- 
mo delle cognizioni adronomiche, 

tderofo , per la conformità degli 
dj, di averlo predò di le , lo in- 
b a Bologna nel 1650, con pro¬ 
da di fargli avere la pubblica let- fi di Adronomia, già da qualche 

0 vacante in quella Univerdtàper 

! la 
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la morte del Padre Cavalieri , al qua¬ 
le non fi era potuto ancora trovare 

chi degnamente in quella Cattedra fuc- 
cedette . Nel primo anno del fuo fog- 

giorno in Bologna diede il Gattini tal 
laggio del fuo la pere, che da quell’ 
amplittìmo Senato vcnnegli a pieni 

voti conferita quella Lettura, la qua¬ 
le gli è fiata dipoi rilervatattno alla 

11.morte, Quivi avendo egli largo cam¬ 
po di far palefela Ina profonda dot¬ 
trina, none potàbile il dire in qual 

credito e ttima in poco tempo e’ fatti¬ 

le , producendo di quando in quando 
le lue ottervazioni celetti ; e in lua 
caia, alche non pococoncorfero gli 
ajuti fomminittratigli non folamente 
dal Senator Malvalla, ma anche dal 
P. Abate D. Taddeo Pepoli, più vol¬ 

te Generale de’Monaci Olivetani, e 
dal Senatore Franccico Angelelli, e- 
fperienze ottiche e finche continua¬ 
mente faccendo. 

Verio la fine dell’anno feguente , 
cioè a i 19. Dicembre del i6j2. la¬ 

ccio vederli alfai fopra alla region lu¬ 
nare una Cometa, la quale continuò 

ad apparire anche ne’ primi giorni 

1653, deJ iulfeguente Gennajo . Sopra etta 

non 
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frn mancò egli di fare attentamente 
lue onervazioni infieme col Mal- 
fia, chepnre, come dicemmo, era 

lon Agronomo. Ella pafsò pei loro 
nic , particolarità non ordinaria . 
i materia gli proponeva un’ arge¬ 

nto de i piu difficili, che abbia i’ 
àronomia . Dopo aver fatte lopra 

cilo fenomeno le oflervazioni più 
• tee j e preie le più mature detcr- 

inazioni, ne lafciò ufeire dalle ftam- 

di Modana un Trattato , e dedi¬ 
llo al Duca Franceico d’Ehe con 

efìotitoio: Md SereniJJìtnum Triti- 
tm Francifcum Eflenjem , Mutiti<e 
fetn, Jo. Dominicus Caffinus, in 
uonienfi Mrchigymnafio publicus .A- 
momia i rofejjor de Cometa anni 
-fi. & i 5 3 * M utina, apud Bar- 
ylom&urn Soliapum > in foi. 
\ ) li fico elevato di quella Come- 
fopra la region lunare diede occa- 

ne al Caflìni,ed al Mai valla di efa- 
f orna XXV1U E mina- 

a )Di quell Opera fan lodevolcmenzio- 
nei! P Kirdier.Ittner. Zjìatic. l’Evelio 
Fredrom. Cornei. And tea Argoli Traci. 
deComet. il P.Mazzoni Mthor il Mol 
fcheni Trutta. Co/net.il Montanari TraU 
tato della Cometa 1664. e*] ^.Riccioli 
Ajlronom. Reform. 
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minare , e decorrere , come potette 
farfl la generazione delle Comete-» , 
non dalle fole cfalazioni della Terra , 

ma dalle Stelle , compofte come la 
Terra di partifolidee fluide, e aven¬ 
do anch'eflc le proprie evaporazioni, 
eia propria aria all’intorno. Ncqui 

fermoflì la diligenza di lui. Fece no¬ 
velle offervazioni fopra il movimen¬ 

to apparentemente difuguale di eifa 
Cometa > trovò il principio della ve¬ 
ra fua egualità *, e quindi ne traffe il 

metodo di far le effemeridi si di ef- 
fa, come de’ Pianeti, formandone la 
teorica, la quale la collocava fln fo¬ 
pra Saturno, e dimoftrando , che 1' 
avvicinamento alla Terra la rendea 

viflbile, e P allontanamento la toglie¬ 
va alla vifta, 11 tutto e’diftefe in un 

dotto Trattato col titolo , Tbeoriccu 
meius cometa armi i6ji, c la indiriz¬ 

zò al famofo Ifmaello Bullialdo irLj 

Parigi , rifervandofi però ad altro 
tempo F opportunità di ftamparlo .1 
Congetturò ancora da quanto aveva of. 

fervato, che tutte le Comete, che per 
P addietro erano fiate Tempre tenute 
per nuove Stelle, e affatto efen ti dai 

le leggi di tutte le altre , potevano^ 

effe- 
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ere e regolari ed antiche, come gli 
ri Pianeti. Ciò aveano veduto 1 n r 

talché parteanchegli Afironomian- 
hi-, ma il Caflini conobbe, che ciò 
iteva rifiabilirfi, e affai ' meglio di 
lello che gli antichi aveffero fatto . 
“munque ne fia, i primieri fiftemi 
no troppo rifletti, e troppo timi- 
* e pare che il Vero medefimonon 
il prezzo, che di un’ardir ragio¬ 
ne. 6 

* 

E quefio (a) appunto fu quel fa- 
3 e felice ardire, che gli fece intra- 
endere lo fcioglimento di un pro¬ 
ma molto utile a tutta PAfìrono- 
a, di già più volte inutilmente ten- 
3 dai più dotti Matematici, e fi¬ 
giudicato imponibile da i famofi 

ippieroe Bullialdo. Dati due inter¬ 
ni tra '1 luogo vero, e *1 luogo me- 
» di un Pianeta , bifognava deter¬ 
ge geometricamente il fuo apo- 
[>c la fua eccentricità . Il Caffini 
mie alla cognizione di efso, rica- 
idone gran lode da ciafcheduno . 
fuo problema cominciava ad a- 
rgli la firada ad una nuova e più 

E 2 cfat- 

3 ) Hijl. de l Acari, RoyalÀei Selene, 
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ciatta Agronomia *, ma ficcome per 
approfittarli della fua ftefsa 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 ventefimolefio anno dell’ età tua i 
quindi è, che ne IcrilTe in Francia al 

Gafscndi, e riccrcollo di quelle che 
egli poteise aver fatte principalmen¬ 

te intorno a i Pianeti fuperiori . Le 
ottenne fenza difficoltà da una per- 
iona non meno zelantiffima nel pro¬ 
muovere le feienze, che prontHfima 
a fecondare lo fiudio degli altri. 

Nel VI. Tcmodeir Opere del Gaf- 
fendi ftampate in Lione dagli Aniiso- 
ai rei 16^8. in f glio, allapag.517. 
trovali una lerera del Caffini lcritta 
a quel grand uomo in datadi 11. Ot¬ 

tobre 1(^3. nella quale gli dà raite 
di avere iciolto il pr b’ema, 1 >ad 
allora giudicato i npolfioile , co è : 

fx datìs unius Tlaner# uoi*:s iv,u\ - 

vallis mediis, & viti wotus , inve¬ 
nire grometricr excertncitatew aquari* j 

tìs, & linearti abfidum *. jeu ut propo¬ 
ni t BulUatdus, ex datìs quutuor coi li¬ 
gula ad uiubiluum Jillipjis , dànccfs 
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Upfim defcribere.. Proponendogli pbl 
duo difegno di fabbricare una nuo- 
Aftronomia, per la quale avea-» 

pgno di efatte oflervazioni, da fe 
D per anche potute fi re , così gli 

ve: Voffes ab oppofitionibus fupe- 
Kum Tlanetaruni incipere , & ter- 

unius Tianeta tranfmittere > qua 
# nietbodo opportuniffìme accederent, 
vtnnes ineadem ejfent excent'li 'par- 
fed in notabili adìnvìcem diftan- 

Gli comunica in fine della let- 
.. l’opinione di Criftoforo Sora- 

Canonico d’Ancona , intorno al- 
iSomete, quas exijlirrut effe ex {lei- 
oraexifientibus de novo me enfi s , 
iene dimanda il fuo Pentimento .154*, 

pofe il Gaflendi a quella lettera 
Hata di 17. Gennajo 1654.. con-* 

che fìa regiftrata nel medefimo 
no a c. 327. e primieramente ac- 
la efler quella la prima lettera ricc- 

u dal Cafóni, e poi rilpondeal pri- 
iquefito , niente dicendo dell’ al- 
Exfcribere e-e meis Comm entariolis 

"edior quas depofeis obfervationes 
xn fuperiorum Vlanetarum circa* 
vera oppofitioms ipforum cum fole 
Clas . Exigis prò fmgulis ternas j 

£ } ego 
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ego vero quinas , fenafve exhibeo , 
ec. 

* Continuando il Caffìni nel difegno 
del fuo novello fittema agronomico , 
ben vide* che gravi difficoltà retta- 
vangli a formontare . Bifognava in¬ 

cominciare dalla teorica del Sole, da 
cui pottono prender regola i movi¬ 
menti degli altri Pianeti. Egli è cer¬ 

to, che il moto proprio del Sole pa¬ 
re piu lento nella fiate, che nel ver¬ 
no, e che etto nella fiate è più dalla 
Terra lontano . Da quello maggiore 
allontanamento dee diminuire l’appa¬ 
renza della fua velocità : ma in quella 
velocità non v’ ha anche forfè una vera 
diminuzione’ Taleeraappunto il pa¬ 

rer del Kepplero, e del Bullialdo, ben¬ 
ché moitiffimi Attronomi abbiano avu¬ 
ta ,e ancor’ abbiano diverfa opinione . 
La teorica del Sole e degli altri Pian eti 
dipendeva in gran parte da tal quittio- 

ne. Per deciderla , bifognava otterva¬ 

re, fe quando il Sole era piu lontano 
dalla Terra, la diminuzione del lue; 
diametro, che allora dovea parere più 
picciolo, corrifpondeva alla diminu¬ 
zione che richiedeva lo fcemamentc 

della velocità del moto del Sole per 
quel- 
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ella parte della fua orbita, in cui 
ora il Sole fi ritrovava . Il difficile 
va in far'quefte olfcrvazioni fenza 
-icolo d’ingannarli. Siccome non fi 
ttava che di due minuti in circa di 
i o di meno nella grandezza del 
imetro apparente del Sole , e gli 
intuenti erano troppo piccioli per 
Ho con ficurezza , così non fi pote- 
fapere , fe fuor del vero qualche 

:ronomo o per errore, o pure per- 

r tornafie in acconcio alla fua ipo- 
i, o accrefciifto avelie , o fminuit# 
idiametro apparente dei Sole. 
Fortunatamente prefentoffi un’occa- 

Ihe al Caffini di provvederli di uno 
lamento il piu graide che mai fof- 
llftato, in tempo appunto che me- 
ava quella novella riforma dell’A- 
onomia.Si dubitava, che fodero cord 
|lvi difordini nel Calendario Grego- 

ino in certi Periodi di tempo, q come 
iti diconoCicli.Già ne’tempi più lou- 

,i i difordini del Calendario Giu- 
no avevano rifvegliata l’attenzione 
rii Aftronomi del XVI. fecolo,i qua¬ 
glierò avere per via di olfervazioni 
equinozj ei Solftizj , che il Calen- 

rio non metteva fe non dieci giorni 
T-* * N 

L 4 piu 
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più tardij c perciò Egnazio Dante , 
Domenicano, Profeflore di Agrono¬ 
mia in Bologna, tirò l’anno If7f. 
nella Chiefa di San Petronio una li¬ 

nea, chemoftrava il corlo annuo del 
Sole, e in particolare il fuo arrivo a 
i Solflizj. Non fi ebbe fcrupolo di far 
quefta operazione in una Chiefa , do¬ 

vendo ellafervirc non ad ufo alcuno 
profano , ma ad ofservazioni necef- 
farie per la celebrazione delle Fede. 
Quefta linea però era quafi inutile per 

l’imperfezione dell’.Opera, c per li 
diftetci confiderabili notati dal P. Ric¬ 
cioli nel fuo ^ilmagcflo} fra i quali 
nocabiliffimo era quello di declinare 
molti gradi dalla Meridiana . Nel 
16)$. li ampliò la fabbrica della_» 
Cliieia. Da ciò prefe motivo il Caffi- 

ni di voler tirate in un’ altra parte 
della Chiefa una linea più lunga , più 
utile, e più accurata di quella del 
Dante . Ma dovendo ella eiscr per¬ 
fettamente diritta , e dovendo per ne- 
ceffità del fico pafsare fra due colon¬ 
ne , fi giudicò da principio, che el¬ 
la non vi potefse pafsare , e che o 
r una o l’altra colonna la guafterebbe. 

U Magiftrato deputato alla fabbrica 
del- 
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:lla Chiefa era in dubbio , fe avei- 
ad acconfcntire ad un tentativo , 

ie pareva non meno ardito, chein- 
rto. Il Caflìni non mancò di ren- 
rlo perfuafo con un libro intitola- 

, de novo Gnomone meridiano in D. 
Hronii Tempio conftruendo j che ma- 
scritto fu prefentatoda lui al Mar¬ 

cele Innocenzio Facchinetti , allora 
onfalonier di Bologna, e Prendente 
rpetuo'della fabbrica di San Petro¬ 

so . In quello libro lì elìbiva il Cav¬ 
alla corruzione della Sua Mcridia- 
nel foldizio edivo del Ed 

ro in qual modo avelie prele le fue 

libre, e ben giu Ile. 
E formata in quello Strumento la 
eridiana d’ una ladra di ferro lun- 
300. palmi Romani polla nel pa¬ 

ziento fra due ordini di pietre di 
armo tagliate a mifura del merl¬ 
ano, e d’altre partizioni, che fer- 
no agli ufi Adronomici, didinte co’ 

ro numeri, e con le figure de’ Se- 

i del Zodiaco quivi intagliate. Un 
ovo foro o Spiraglio rotondo , o- 
izontale d'un pollice di diametro , 
erto nel tetto in ladra di ottone , 
Jzato perpendicolarmente 1000. poi- 
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Jici incirca fopra il detto pavimen¬ 
to , fu cui fi flende la Meridiana , 
riceve ogni giorno , e tramanda al 
Mezzodì fovra quefla linea 1’ imma- 
ginedel Sole, che vi diventa di figu¬ 
ra ovale>c vi arriva ogni giorno a diver- 
iifiti 3 a mifura che quello Pianeta fi 
avvicina, o fi fcofla dal Zenit di Bo¬ 

logna ; e tal diftanza , o vicinanza 
del Sole vi fi lcorge così prccifa e di- 
ilinta, quanto la penombra permet¬ 

terlo polla . Nè lerve la linea fola- 
mente ad olfervare la grandezza.-, , 

altezza, e movimento del Sole, ma 
anche i movimenti della Luna , quan¬ 
do palla il meridiano di notte. 

Degli ufi di queflo finimento {lam¬ 
po egli l'anno medefimo un foglio 
con la figura intagliata, che fu da lui 
dedicato alla Reina Criftina di Sve¬ 
zia in occafione della fua venuta in Ita¬ 

lia . Tutta quella grande operazione.-» 
fu fatta con diligenze degne non folo 
di un grande aftronomo, ma di un 
meccanico peritiamo. Il Padre Ric¬ 
cioli, buon giudice di tali materie , 

] ha detta piu angelica che umana. El¬ 
la certamente, quando fu fatta , era 

il maggiore indumento aftronomico 
che 
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ie fotte nel mondo. A vederne e teftk- 
carne la riufcita , dice qui l’Abate 
iuftiniani (a), furono pubblicamen- 

r invitati non folo gli altri Mattema- 
ici dello ftudiodi Bologna, cioè il Mon- 
tlbani, il Mengoli, c’1 Ricci , ma 
ncora i Padri Riccioli e Grimaldi , 
a’quali tutti fu altamente lodata per 
a rarità dell'invenzione, e per Puti¬ 
ta ed cfattezza dell’opera. Ne fan- 
o anche onorevol menzione il detto 

». Riccioli nella fu a Geografia, e nell’ 
4 pronomi a riformata , nella Lettera 
1 Cafhni contra Prancefco Leverà, 

nelle Vìndicie del Calendario Gl¬ 
oriano > il Leverà nel Trodromo , e 
le' Dialoghi *, Piero Petitonel Tratta- 
o della Variazione della Meridiana-* 

pprettfo il du-Hamel > Antonfran- 
(efco Pajen , Avvocato nel Parlamen¬ 
to di Parigi, negli Gpufcoli Mftrono- 
mci , ove riferisce ettferfi ad imita¬ 
zione di ettfafatta un’altra Meridiana 
sella Sala del Parlamento di Ais ; il 
Lonte Galeazzo Gualdo nell’ Elogio 
3el Cardinal Lomellini j il Blcau nel 
Teatro delle città dello Stato Eccle- 
Salti co > Galpero Bombaci nella De- 

E 6 feri- 

(a) pag. 361» 
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finzione di Bologna -, Antonio Mafini 
nella Bologna perlujlrata; il Marche- 
fe Malvalla nella prefazione delle lue 
Effemeridi',Carlantonio Manzini nel¬ 
la Diottrica pratica \ e così molti al¬ 
tri. Egli meritò inoltre, che per sì 
raro linimento gli folfe battuto in,» 
bronzo un bel medaglione , il diiegno 
del quale, intagliato in rame , in_* 
capo di quello Elogio abbiam po¬ 
llo. 

Andavafi profeguendo il lavoro di 
quelloinfigne frumento, allorché il 
Caffini con un fuo pubblico fcritto in¬ 
vitò tutti i Matematici all* olferva- 
zione del Solfiizio efìivo dell’ anno 
iòff. Egli con uno fìile poetico, che 
la iecchezza delle mattematiche non 
«li avea fatto dimenticare , diceva di 
averfi Eabilito in un Tempio un no¬ 
vello Oracolo di òpollo o del Sole , 
a cui fi potea con ficurczza ricorrere 
per configliarfi in tutti i dubbj allro- 
nomici. Una delle prime rifpoflc^, 
che gli diede il fuo Oracolo, fu fo« 
pra la mutazione accennata della ve¬ 
locità del Sole. Diede il modo di de. 
cidere il dubbio a favor del Kepple» 
ro c del Bullialdo , alTerendo , che 

quel 
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nel vario cangiamento fuccedcva in 
arte realmente *> e quegli che n’ eb- 
ero la lentezza contra, vi lì acche- 
trono . Trovata pertanto la teorica 
d Sole y e formate nuove tavole , 1 
- pubblicò i principj e le oflerva- 
oni fondamentali in un libretto in 

"glio 3 con quello titolo: Specimem 
vfervationum Bononienfium 3 quatto- 
iffime in Divi Tetronii Tempio ad a- 
rommic# nova conjlruttiotiem haberi 
spere : videlicet obfervatio equino- 
ii verni anni 16 j 6. ejufdemque entri 
iìs cum propriìs , cum aliorum ob- 
-vationibus 3 & cum novis tabulis 
wonienfibus compararne cui propoft- 

& adiefftf funt ali# ad bu]u$com- 
xmentum pertinentes : ex quibus muU 

incerta in Tbeoricafolis deteguntur, 
iorum ccrtificandorum ratio indica- 
r 3 motufquefolis realis inaqualitas 

me primum immediatis obfervatio- 
bus detegitur 5 ejufque certa irregu- 
Mifas marnfeftatur. Bononi#3 ex ty- 
grapbia H.H. de Duciis 3 16^6. ìru 
L Di quelle ollervazioni, c de’fon- 
menti delle i avole quivi fpiegate 
c buon ufo il P. Riccioli neìV^ftro- 

foia riformata 3 riformando concile 

la 
1 
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la fua Teorica, e le fue lavoledel 
movimento del Sole , e più di quel¬ 
le riformate con 1* ajuto delle offer- 
vazioni del Caffini , che delle pro¬ 
prie , o di quelle degli altri Agro¬ 
nomi già prima fatte fidandoli , fic- 
comc attefia nelle yindicie del Calen¬ 
dario. Le inferì Io fielfo con molte 
altre poi fatte col medelìmo fini¬ 
mento , parte nella fua Geografia , 
parte nella fua tAflronomia ; eleme- 
defime furono pure nell5 Effemeridi 
del Malvalla commendate , e fopra 
alcune di efse fece un comento il 
Pajen , Aftronomo francefe fopra- 
lodato. 

Le novelle olfervazioni da lui prò* 
pofie nel fuddetto Gpulcolo erano 
fiate pubblicate da lui come un fag¬ 
gio del fuo difegno > più tofto che 
come un Trattatocompiuto. Confel- 
follo egli fielfo nelle Lettere al Mal- 
•vafia , che di là a qualche tempo 
furono imprefie ; e lo accenna il me- 
defimo Malvalla nella prefazione del¬ 
le fue Effemeridi. Avevano un difet¬ 
to , di cui il fuo Oracolo , cioè la 
fua meridiana non mancò di avver¬ 
tirlo. Confifieva quello in non aver 

fat-.j 
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atte le neceflarie diligenze fopra le 
efrazioni , daini non anche con pro¬ 
rio metodo ritrovate . Ticone era 
;ato il primo ad otfervare efatta- 
uente, che le refrazioni accrefcevano 
taltezze apparenti dei Pianeti fopra 
orizzonte -, ma fu iuo parere, che eife 
lon dovefsero confidcrarfi più in là del 
luarantefimoquinto grado, dopo il 
male aveano troppo poca forza per 
perare . Il Cadmi avea finora fegui- 
i l’opinione di lui, fenza cercar di 
a maggio j ma poftofi più feria men- 
r a ricercare con dame geometrico la 
Rtura delle refrazioni > trovò , che 
.lede lì Pende vano fino al zenit . 
ccome le novità, anche le più fal- 
umente provate , hanno il delfino 

effer foggette alle oppofizionicosì 
òn manco chi -alla nuova feoperta 
tl nodro Afìronomo contradifie . 
fon fi dee far calo di ciòchalcrif- 

un facitore di Orofcopi contro 
.ledo fidema delle refrazioni , op- 
onendo , fra le altre cofe , alI’Au- 
>re l’efier troppo giovane per cono- 
♦c rie . 11 Padre Riccioli entrò da 
“incipio nel numero de’Tuoi Oppo- 
(ori, movendogliene qualche dub¬ 

bio 
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bio prima di piegarti al parere di 
lui) ma il Caflìni fi fece forte con 
la fila Meridiana, e citò quel dotto 
Religiofo a vederne in San Petronio 
col proprio occhio lefperimento. 

ìC6l‘ Di quello filo metodo delle refra¬ 
zioni fi valfe pofcia il Cafiini per far 
le fue feconde Tavole , più efatte 
delle prime. Vi unì la parallaflìdel 
Sole, che egli credeva, benché an¬ 
cora con qualche incertezza, nooef- 
fere che di io. fecondi : con che 
veniva a slontanarc il Sole dalla Ter¬ 
ra molto più di quello , che fatto 
aveva la più parte degli Alemanni 
fino ad allora, e con più ficurezza 
di quella, con cui qualche altro Aftro- 
norao avea pure allontanato il Sole 
medcfimo. Di effe fi valle, per ritro¬ 
vare il metodo geometrico di de¬ 
terminare l’apogeo e V eccentricità 
de’pianeti con qualunque offervazio- 
ne fi voglia, lenza lupponer l’ipo- 
tefi del loro moto per una , o per 
altra linea curva. Conferì quelle fue 
Tavole al Malvada , il quale lopra 
le (leffe calcolò VEffemeridi di f.an¬ 
ni, incominciando dal 1661. e le fe 
(lampare in Modana inficine con al- 

cu- 
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ne fuc lettere al Caffini, e del Caf- 
i a lui, col fegucnte titolo: 'l\o- 
’Jima motuum Solis Epbemerides 

recentioribus Tabulis Cl. fóri fo. 
iDminici Gattini , in Bonon. circhi- 
mnafìo jLfìronomia Trofefforis , a 
ar eh ione Malvafia fupputata , curri 
jftolis aufforis ad Caffinum , ejuf- 
xnque Refponfts. Mutine, extypo- 
2phia .Andrea Caffìani , 1661. in 

r* 
Dopo-la imprettlone dell’ Ejferne- 
ì del Malvada , e delle Tavole 

CattTni , le più diligenti di quan- 
imai tt follerò pubblicate , con le 
ali verificò poi le fue Tavole del- 
itefrazioni , che del 1672. con un 
nfcnfo mirabile furono anche corn¬ 
avate dal Richer all’ Ifola Cayen- 
i dopo la fuddetta imprettlone, co- 

dicemmo , molti perfonaggj d* 
diligenza e di credito cominciaro- 
a confrontarle giornalmente con 
che fi ofiervava nella meridiana 

San Petronio, e calcolata con ette 
Itezza vera del Sole , e trovata 

mezzo delle refi-azioni , e delle 
allaffi l’altezza apparente,etrafo 
utala nella linea, ottervavano paf- 

fa- 
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fare ciaccamente il Sole per la linea 
preparata. Il Montanari, profefiore 
allora di Mattematiche in Bologna , 
accenna nella lettera al Caffiniinfe- 
rita nella fna Effemeride dell’ anno 
1666. che quando fi era calcolato 
col mezzo delle fuddette Tavole ed 
Effemeridi Lineante , in cui il Sole 
dovea arrivare ad un punto determi¬ 
nato di efia Meridiana , il Sole non 
mancava di efiervi , fenzachè mai 
l’ofiervazione andafle fallita. Fu al¬ 
tre volte convinto il Lansbergio di 
aver falfificate le fue oflfervazioni 
per accordarle con le fue Tavole : 
tanto gli Aftronomi fi fonolufingati 
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 atte fta egli Ile fio nella prefa¬ 
zione, di calcolar gli altri Pianeti 
fu le ipotefi del Cafiìni, magli con¬ 
venne tracciarne il lavoro, sì per¬ 
chè impedito da altre occupazioni * 
sì perchè il Cafiìni era già da molto 

1657 tempo, e in altro diverfo affare im¬ 
piegato. Per intender meglio la cofa 

ci 
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conviene tornare indietro qual- 

’ anno . Le frequenti inondazio- 
Dni del Po, il fuo corfo incerto e 
"egolare, la divisone de’ fuoi ra- 
ìì lpelfo alterata e cangiata , i ri- 
pdj inutilmente applicati , e che 
Lvolta aveano accrefciuto il male * 

luogo di ripararlo , tutto quello 
a flato un’ antica e feconda furgen- 
di difpareri e contraili fra gli Stati 
quello fiume vicini , e principale 
ente tra le città di Bologna e di 
jrrara . [Crebbero quelle differen- 

fotto il Pontificato di Aleflfandro 
111. 
Premeva grandemente a i Ferrare!! 
poter confeguire la diverfionedel 
me Reno dalle Valli Ferrarefi di S. 

lartino nelle Bolognefi del Poggio,fe- 
ndo il difegno da loro propollo nel 
minciamento del Pontificato di efib 
eflandro V11. Ciò per 1 oppo- 

d dava a’ Bolognefi non poca 
prenfione a riguardo del grave 
uno, che tal diverfione lor rechc- 
obe; laonde per ovviarla fpediro- 

a Sua Santità per Ambalciadore raordinario il Marchefe Giovan¬ 
ni- 
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niccolò jTanari , Senatore , e vol¬ 
lero', che feco fotte il Gattini in 
qualità di Mattematico , giudican¬ 
dolo necefsario fiin; affare di tal na¬ 
tura . 

Stando in Roma, pubblicò alcuni 
'Scritti concernenti al negozio di cui 

fi trattava; e quelli , avendogli pre- 
fentati a N. S. c alla Congregazione 
a ciò deputata, furono impreifi con 
quefto titolo : Ila Santità di j\(o- 
ftro Signore Vapa Aleji andrò Settimo 
per La faera Congregatane dell *Ac- 
que il Reggimento dì Bologna . In 
Roma , nellaflamperia Camerale 1657. 
in foglio. In quelle Scritture trattò 
egli a fondo tutta la fioria del Po > 
cavata da libri antichi e moderni , 
e da tutti i documenti , che fi po¬ 
tevano avere ; imperocché lo fludio 
profondo dell’ Agronomia non gli 
avea impedita la cognizione delle al¬ 
tre feienze mattematiche. Moftròin 
effe l’antico corfo di quel gran fiu¬ 
me, e quello de’fiumi inferiori, che 
in etto sboccano ; le mutazioni fatte 
da quello e dagli altri in quefli ulti¬ 
mi lecoli > i danni in particolare ca- 



Articolo II. 117 

snati dalla diverfione del Reno , 
►uita per ordine di Clemente Vili. 
i Bolognefe, e nel Ferrarelej il modo 
unirlo al gran Po \ e gli effetti, che 
pdurrebbe, feineflfo s’introduceffe 
Tempio del fiume Panaro . Con 
ragione jrefa dalla proprietà del 

nvimentodell’ acque , dimoftròan- 
t là proporzionedelP accrefcimen- 
delP altezza e velocità de' fiumi 
li, là dove ricevono i tributari", 
di tal proporzione , come pure di 
re cofe appartenenti a queita ina¬ 
ia , e che provavano le Aie pro- 
nzioni, fece molte fperienze alla 
itlenza de i Cardinali della Con¬ 
iazione dell’ Acque > e di Monfi- 
>r Carpegna , Segretario di erta 
Ogregazione, e che fu poi Cardi- 

Tutte quelle ragioni e fperien- 
(tecero venire la facra Congrega¬ 
ne in fentenza > che fi efaminaf- 
1 fopra il luogo le cadute del Re- 
nel Po grande per qualunque linea 
Bologne!] propoffa , e gli effetti 
P; ìaro introdotto nel medefimo 

Ne fegin pertanto unavifitage- 
» le c ri la foprainccndenza del 
Linai Giberto Borromeo , allora 

Le- 
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Legato di Romagna , e con 1’ adì- 
fienza de i minifiri di Ferrara , di 
Bologna, e della Romagna , e con 
quella in particolare del Cadmi in 
nome de’ Bologned. Durò lungo tem¬ 
po F efamina dell’ affare , quantun¬ 
que follecitato da Sua Santità ad in- 
itanza del Senatore Achille Volta , 
Ambafciador di Bologna in Roma . Vi 
fi attraverfavano di continuo le ragioni 
e le operazioni promode dal canto de’ 
Ferrarefi, e le convenzioni delle par¬ 
ti, per le quali il Cadìni dovette an¬ 
dare più volte in nome pubblico a 
trattare co i Cardinali Legati di Fer¬ 
rara Imperiali, J’ranzoni , e Buon- 
vifi, e con quelli-di Romagna Bor¬ 
romeo, Bandinelli , e Piccolomini : 
nelle quali congiunture egli ebbe cam- 
podi fard conoicere per uomo di ma- 
neggioedi fpirito/iccome ncTuoi fiu~ 
dj erafi giàdimoftratoper uomo dot¬ 
to e profondo. Nell'efercizio di ta¬ 
le impiego gli occorfe di fare molte 
fperienze e fpeculazioni fopra il cor- 
foe moto.dell’acque, e aveva in ani¬ 
mo di dar fuori ogni cofa in un libro 
col titolo di Idronomia nuova > che 
farebbe fiato di comun beneficio. 

Ven- 
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Venne in quello mentre 1' anno 
66 3. in cui dovendo feguire il paf- 
aggio dell’elercito Francefe in ita¬ 
la per li fucceffi di Roma tra i 
fancefi, e la milizia Corfa , Don 
icario Chigi, fratello di Papa Alef- 
mdro VII. e Generale di Santa Chie- 
a , diede al Caffini , che ciò pun- 
b non fi afpettava , la fovraintenden- 
a delie fortificazioni di Forte Llrba- 
o, acciocché perfezionafle le vec- 
hie, e ne aggiugnefie di nuove efle- 
Sormcnte : il che egli fece con tutta 
tlerità , e buon modo, nonlafcian- 
o però in mezzo a tutte quelle e 
iografiche e militari occupazioni di 
ar qualche tempo alle cofe aftrono- 
liche, dove la inclinazione e lo Audio 
ìiù che altrove lo fofpigneva . 

LIfcito di quello imbarazzo , fu 
oftretto ad entrare in un* altro , 
l quale diedero occafione le differen- 
s inforte tra Aleflandro VII. e’1 
‘ran Duca di Tofcana per le acque 
File Chiane. Anche inqueflaoccor¬ 
enza volle fervirfi il Pontefice del 
.affini , e per mezzo del Marckefe 
.ampeggi, Ambafciadore di Bologna 
ì Roma* lo dimandò a quel Sena¬ 

to* 
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to , a cui pure ne fece feri vere dal 
Cardinal Rofpigliofi , che avea pel 
Calimi particolare Rima ed effetto , 
e che poi giunto al Pontificato col 
nomedi Clemente IX. non lafciòdi 
dargliene tali contralfegni eargorr.en-* 
ti , che ogni altro , che il Calfini , 
fi farebbe lafciato guadagnare da-* 
quelle fperanze , che fpefTo anche-* 
negli animi più compolii logliono fa¬ 
re una gagliarda imprcfiìone . Ma_» 
egli non fi lenti va punto difpofio a 
fard uomo di t^hiefa , e la medefima 
pietà > che Io rendeva degno di en¬ 
trarci, ne lo rimolfc. Conclufo in¬ 
tanto l’affare delleChiane perviadi 
capitolazione, al qual trattato inter¬ 
vennero Commifiarj dall’ una parte 
e dall’altra, cioè da quella di Roma 
Monfignor Carpegna , Auditor di Ro¬ 
ta, e da quella di Tolcana il Sena¬ 
to r Michclozzf, fece il Pontefice-., 
che il Cardinal Rofpigliofi dichia¬ 
rali con lue lettere al Reggimento 
di Bologna, quanto fua Santità fofi- 
fe rimala foddisfàtta deli’ opera del 
Caflìni , con la rifoluzione di voler 
continuare a valerli di lui per altre 
occorrenze lenza pregiudiciodc’fuoi 
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:erefTi in quella Univerlità. Fu co¬ 
etto dunque il Calimi a fermarli in 
)tna appreffo FAmbafciadore Cam- 

gg» • 
Nel tempo difua dimora in quel- 
Corte non vi flette oziofo. L’Ec¬ 
hi Solare avvenuto nel 1664. gli 
ide occalione di pubblicare in Fer¬ 
ia le fue odervazioni fopra quello 
aomeno, le quali tanto più riufci- 
mo lìngolari , quanto egli li valfe 

nuovo metodo per ritrovar le va- 
apparenze , che fa tal Ec¬ 

hi nel medelìmo tempo in tutta.^ 
terra: ma rijfervò ad altro tempo 
pubblicazione dell’intero fuo me¬ 

da nel Trattato, che elfo penfava 
intitolare, 'Ityva Eclipfium Metbo- 

!*• 
Gareggiavano allora in Roma per 
perfezione dell’arte Diottrica due 

zellentillimi artefici , Eudachio 
iurni, eGiufeppe Campani. Tut- 
e due amici del Callini gli offeri¬ 

to in uio delle lue odervazioni 
ronomichc i loro grandidimi can¬ 

occhiali} e con uno dì quelli fabbri¬ 
co dal campani venne a lui far¬ 

di Icoprire nel Luglio dell’ anno 
Tomo XXHl F me- 

l 

1^64 
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mcdefimo nella faccia di Giove alcu¬ 
ne macchie non più oflfervate , le qua¬ 
li egli fi accertò dler ombre de’ Sa¬ 
telliti di Giove , o fia delle Stelle 
Medicee , che in quel tempo , ie- 
condo i Tuoi calcoli , tra quel Pia¬ 
neta ed il Sole fi frapponevano. Fi¬ 
nirono di afiicurarlo di quefia verità 
altre nuove cofe che andò efaminan- 
do col medefimo cannocchiale , e con 
un1 altro men grande donatogli dai 
Campani. Ma perchè la fama di ta¬ 
li olfervazioni fu ricevuta con qual¬ 
che fofpenfion d’animo da altri at- 
tenrilfimi oflervatori , egli per que¬ 
lla volta determinò di non dar fuori 
cos alcuna fu quello propofito, con- 
tentandofi folo di ipargerne V Effe¬ 
meridi , e di farle vedere più volte 
agli amici, acciocché proponelfero la 
difficoltà agli altri Agronomi, edef- 
fero campo di ofiervare quelle appa¬ 
renze, e quelle del Pianetadi Satur¬ 
no. Di tutto ciò fa menzione il Si¬ 
gnor di Moncony nella lettera infe¬ 
rita nella feconda Parte de’fuoi Viagg) 
a cart. 

Poteva Ilare contento il nollro Caf¬ 
oni della fomma riputazione confe* 

gui- 
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pira per quelli luoi felici difcopri- 
rc/iti: 3 nifi, come le cofe umane fo- 
O per lp più da qualche finiftrose¬ 
ntente amareggiate e turbate y così 

ina contentezza ricevè un gran col- 
o per la funefla novella della mor- 

del Marchefe Senator Malvalla y 
~imo promotore , fe non de’ fuoi 
udj j almeno de’ luoi avanzamenti t. 
on grave doloro di lui e di tutti i 
j)tti feguì quella il dì 2.5?.di Marzo 
«1 1664. elfendo quel letterato Ca- 
aliere nel fe (Tante lìmoprimo anno 
pi* etàfuaj, in tempo che già anda- 
u preparando le feconde Effemeridi 
(continuazione delle prime.* «• 
Ma ritornando al Caffini fui fu 
t dcir anno 1664. fi fece vedere 
ta nuova Cometa, che fu offerva¬ 
da lui nel Palazzo Chigi allapre-r 

pza della Reina di Svezia > la cui 
an mente, ipaziava talvolta an- 
e fra 1 Cieli de Pianeti.,, e toglier 

qualche notte aL proprio ripofo 
r darla alle astronomiche fpecula- 
sni . QfTervata che ebbe il CalTini 
lentamente la Cometa le due prime 
fti 1 8. e i:«j. Dicembre p e fatta 
ipotefi della detrazione c4 egualità 

F 2 del- * 

1 
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della ftefla, fi fidò talmente del Tuo 
fifiema intorno alle Comete, che con 
tdtta franchezza fi avanzò a predi¬ 
re, qual moto apparente ella avreb¬ 
be fatto di giorno in giorno, quanto 
quefio avrebbe continuato , e quan¬ 
do finito « Dilegnò alla Reina fui 
globo celefie la firada , che quella 
fielia avrebbe tenuta; laquarta not¬ 
te, che fu a i zi.affittirò, che el¬ 
fo per anche non era nella fua mag¬ 
gior vicinanza alla Terra: a i 23. 
aiTeri, che ci farebbe arrivata a i 15?. 
e quantunque allora la fua velocità 
folle maggiore di quella della Luna, 
• parelfe dover lei fare il giro del 
Cielo in poco tempo, predille, che 
fi fermerebbe in Ariete , dal qual 
fegno ella non era piò che due fegni 
difeofta ; c che dopo e(fervi fiata fta- 
zionaria, il fuo corfo diverrebbe re¬ 
trogrado . Quefte efiemeridi e pre¬ 
dizioni di lui trovarono poca cre¬ 
denza apprdlb molti, i quali erano 
di opinione, c la loficnncro fino al¬ 
l’ultimo , che la Cometa avrebbe 
fatto altro corlo , o altro fine di vcr- 
fo da quello che e’prediceva 3 ma 
quando videro * che egli non li era 

pun- 
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mnto ingànato,e che le vento aveacor. 
ifpoflo interamente alle oflfervazmni 
ii lui,fecero anch’efsi un moto retro- 
ado pari a quello della Cometa, ri¬ 
attarono il proprio parere, editerò, 
iiente eflferci o di più chiaro, odi 
iù facile, che quanto avca operato 

L Cafsini. Il paflato fervi a prova- 
e la prima adendone : Y avvenire 
mentì la feconda. 

Nell'Aprile feguentc comparve un* 166$ 
Itra Cometa. Non tardò egli a dar- 
e fuori un’efatto calcolo, che con* 
ermaflfe quanto avca praticato intor- 
o alla precedente . Alcuni de1 fuoi 
Icreduii vollero farfenc imitatori t 
*a con poca fortuna, formaronoan- 
l’efsi il proprio fiftema , e pretefe- 
3, che la nuova Cometa folTe la ilek 

Il che l’altra > ma folscrvazione fc- 
i vedere, che s* ingannavano. Intan- 
> egli otto o dieci giorni dopo la 
rima apparizione di quella Cometa 
t pubblicò l’Effemeridi, ov* egli ne 
cea il calcolo con la flefsa efattez- 
i e franchezza , con cui altri avreb- 
5 potuto notare V ordinario corfo 
. qualunque altro Pianeta. In que- 
a Tavola fegnò il corfo pafsato di 

F 3 efsa 
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efsa Cometa , c predifsc inlìeme > 
tuttoché ancora ne durafse l’appari- 
zionei, il tempo che ella fi farebbe 
occultata ne’ raggj folari , e quello 
in cui egli allora fupponeva poterli 
la ftefsa di nuovo render vilibile . 
Stampò lìmi lenente paiano meddìmo 
in Roma.un 1 Trattato latino, fovra 
la; teoria di .quelle due Comftp , e 
T intitolò : Tbeorìa tnotus <{<W8tfC 
anni 1664. Ttars prima > eaprófcrens, 
qua ex primis obfervalbmb.us. ad fa- 
turorum tnotuitm pranotìonem deduci 
potaere , cum nova invefligatmis ma- 
thodo , tum in e.od.cm > t«m m Co- 
pine lìpvijjmo anni ad pra- 
xitn revocata: a *At\Roxe ]o» Domi¬ 
li ico Cafcino , Bononienfis* ^Arcbigy- 
mnafn ^{ìronomo. Roma > ex typo- 
grapbia Fabìi de Falco > ; infoi. 
dedicò T lucore quéftoi Trattato al¬ 
la cReto di Svezia.,: per..comanda- 
merito xdella quale egli iavea prefo a 
fcriverlo . Quivi e’pretefe di dimo- 
fltarc, che pollano rapprefentarli i 
moti delle Comete con la medelìma 
regola, con cui lì rapprefenta ;il mo¬ 
to de’ Pianeti di perpetua apparizio¬ 
ne y e che lì pofsa ridurre tutta V 

ine- 
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eguaglianza di efse all’eguaglianza; 
quindi ricava, che dalle pure el¬ 
evazioni di efse chiaramente e fu¬ 
co fi preveggono i loro corfi fe¬ 
denti. Quello Opufcolo è flato ri- 
..mpato anche nelle Mifcellanee mat- 
raatiebe raccolte dal Padre Roberti 
c. 34$. Il Montanari nelIafuaZer- 
ra feconda al celebre Magliabechi 
,pra la Cometa degli anni 1680. e 
581. parlando dell’Opera del Caf- 
pi intorno alla Cometa del 1664. 
ifciò fcritto, che quello grand’uo- 
10 fu il primo ad aprire al mondo 

via diridnrre a regole aftronomi- 
'e la vita di quefti infoliti e tem- 
ranei Vianeti , e additarne dopo 
talché ofìervatione il reflante del 
ro cammino dentro a mifure affai 
mitate- 

Aveva il Caffini avanzata, come 
cemmo , nel fuddetto Opufcolo 
iella propofizione , che la feconda 
ometa fi potrebbe di nuovo ren- 
£r vifibile ; ma dipoi avendo fatta 
tu matura confiderazione fopra le 
roprie ofservazioni , e fopra altre [fittegli di Francia, rivocò indub- 
o 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;e 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 di 
riveder la feconda. 11 titolo di que¬ 
lle lettere li c: Lettere ^ifìronomi- 
che di Gio. Domenico Cai li ni al Sig. 
cibate Ottavio Falcomerifopra il con¬ 
fronto d1 alcune ojjervazioni delle Co* 
mete di que(l' anno 1665. In Roma, 
apprejfo Fabio di Falco, 166 in foglio. 
Quelle fue ofservazioni fono citate c 
lodate dal Sig. Auzout, nella Latte- 
ra , contra TEvelio} da Piero Petit 
nel Trattato della Conitta y dall’E ve¬ 
llo nel Trodromo ; dal Mofcheni 
nella Mantiffa ; e dagli Autori delle 
Storia dell’ Accademia Reale dell’an¬ 
no 1706. a car. 104. e dei 170S. a 
c. 98. dove ne danno efattamente il 
riftretto. Gli diede per altro un nuo¬ 
vo motivo di poter credere , che 
le flelse Comete potefsero renderli 

di 
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nuovo vifibili, una Effemeride del 

pvimento della prima Cometa , 
:ta dal Sig. Auzout, che la man- 

alla Reina di Svezia, dallaqua- 
fu efsa Effemeride comunicata al 

(ffini. Egli ben vide, che TAuto¬ 
fi era fervito di quella medefima 

Dtcfi , che efso Caffini avea sì fe- 
emente trovata e praticata , tut- 
:hc F Autore francefe avefss in- 
ftriofamente cercato di mafeherar- 
e coprirla. Nelle lettere, chene 
ifse alla Reina, e al Falconieri , 
tffrò più di contentezza per vede- 
i. che fofse confermatala verità del 
);> fiftema con quella uniformità , 
e di rifentimentoper vedere, che 
"altro cercafse di entrare a parte 

i quella gloria che tutta era fua . 
! tutto quefto fi può vedere ciò che 
I dice la Storia dell’ Accademia 
•aledei 1699. a c.72. del 1702. a 
£3. e del 1706. a c. 104. c kgg. 
Stava profeguendo il noftro Affro¬ 
nto la feconda Parte della fuddet- 
Teorica delle Comete , in cui fi 
ttava della feconda inegualità , e 
conferivano i movimenti dellean- 
he Comete : al qual* effetto donò 

F 1 al 
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al Pontefice un codice della fua li- 
breria 5 tutto pieno d’ antiche ofser- 
vazioni j ma ne fu difiolto dall ope- 
ra per cagione del nuovo viaggio , 
che a lui convenne di fare d' ordi¬ 
ne Pontificio in Tolcana , per trat¬ 
tar’ egli folo co’ Miniftri di quell’ 
.Altezza fopra i* àfiare delie Qhia^e 
non ancora pienamente definito . 
Lb.b* nel medefimo tempo da Sua 
Santità la fopraintcndcnza dell’ ac¬ 
que dello Stato Ecclehafiico. Ma da¬ 
to il tempo neceisario a quelle fuc 
gravi incombenze, il tempo che li¬ 
bero gli rimaneva , era impiegato 
da lui nel fuo amatilfimo fiudio dcjle 
cofe celefti. Nel ternpo,che fi trovava 
a Cittadella Pieve in Tolcana , ven¬ 
ne in conofcenza5che a 19. di Luglio 
di quell’ anno dovean/i vedere nella 
faccia di Giove l ombre della terza 
Medicea maggiore dell’ altre . Ne 
fcrifse fubito agli amici in Rema , 
acciocché ne potefsero dimofìraiTe- 
videnza agl’increduli. Quell’ atìfbre 
chiaramente ravvifatc da lui fui 
difeo di quel Pianeta, portatevi da’ 
fuoi Satelliti > quando pacano tra 
Giove c’1 Sole > era neceisario, che 

il 
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conofcefifc efier’elleno diverfe dal- 
macchie dello fteflfo Pianeta , al¬ 

ane fide , altre pafsaggere, e altre 
damcnte fifse per qualche tempo •> 
che egli dimoftròcon sì buona riu- 

;ica, che col mezzo di uni macchia 
Irta incontfaftabile , che alcuni chia¬ 
marono femiomhra , gli venne fatto 

fcoprire, che Giove gira foprail 
lo affé in ore e {6. minuti . Gli 

contrariata la dihinzione dell’ om- 
'e e delle macchie , tuttoché foise 
moftrata geometricamente da lui, 
tuttoché predicefse il tempo dell’ 
grefso e dell’ ufcita dell’ ombre fo- (a il difco apparente di Giove , e 
elio in cui la macchia fifsa dovea 

irnare vifibile per rivoluzione del 
pbo . Eifogna confefsare , riflette 
ni (a) l’Autore della fua Vita po- r nella Storia dell* Accademia , che 

fomma fottigliezza di tali ricer- 
ie, e l’ufodilicatifsimo, e fino ad 
Jora non piu praticato , che a lui 
a convenuto fare deil’Aflronomia, 
infieme dell’ Ottica , meritavano 
trovar qualche contradizione ap- 

*efso que’ dotti, che più degli altri 
F 6 du- 
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durano fatica ad cfsere illuminati c 
infialiti. Il non voler credere fa ono¬ 
re alle rare feoperte. 

Quelle del noftro Calfini erano 
tanto più rilevanti , poiché fra tutti 
i Pianeti egli fi è quello di Giove, 
che nelle controvcrfie de* moderni c 
di maggior confeguenza . Da efso 
prendono gli Agronomi forte argo¬ 
mento intorno al proprio afse della 
Terra ; attefochè , dicon’effi, le pare 
maraviglia ,chc un corpo cosi gran¬ 
de qual’ è„ la Terra , fi girifopra fe 
flefsa , fara altresì p>ù mirabile, che 
Giove , il cui corpo c migliaja di 
volte maggior della Terra , fi giri 
quali due volte c mezzo più prcflo 
della medefima . Se p3rc flrano , «he 
la Luna fola abbia la 1 erra per cen¬ 
tro del fuo moto, quattro Lune, o 
Satelliti hanno Giove per centro al¬ 
tresì del lor moto . Ma ritornando 
al propolito , tofioche il Calfini fe¬ 
ce la fua feoperta, fcrifse anche fo- 
pra la verificazione di tali ombre , 
e dei caratteri, che difiinguono quel¬ 
le dall’ altre macchie , e aggiun¬ 
te ali* altre olfervazioni P hft'e. 
meridi della loro comparfa per due 

meli > 
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ehi e’1 tuttofa Rampato conque- 
t) titolo : Lettera Mfiìronomica di 
iovan Domenico Caflìni alSig.Mb, 
ìtavio Falconieri fiopra le Ombre de* 
lane ti Medicei in Giove. In Roma-,, 
1prejjo Fabio di Falco , 1L’e- 
ratto fe ne può vedere nel Glor¬ 
ile de* Dotti di Parigi dell’anno 1666. 
:ar. 1574. e fegg. dell’ edizione di Ol- rda. 
Tra gli altri Matematici italiani 
oltramontani , che da quelle effe- 
•eridi del Caflìni furono eccitati a. 
r le loro offervazioni foprale om. 
e e macchie di Giove > non fu de¬ 

li ultimi il Padre Egidio-Francefco 
ottignez, della Compagnia di Ge- 

, e ProfdTore di Matematica nel 
ollegio Romano . Oflervò egli irur 
nel Pianeta altre macchie fuori dell1 
iterpofizioni > che non poteano ef- 
tr ombre , e con fu a lettera ferita 
, Caflìni gliene propofe la diffìcol- 
\ . Riipole quelli con dichiarargli il 
letodo , con cui egli fi accertava deli1 
rubre , limile a quello, che fi prati- 
t negli Ecclilfi , benché di fua na- 
ira più difficile, piùfottile, e più 
boriofo , Ir a propofta e la rifpofta 

por- 
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portano nella {lampa quello fronti- 
fpicio: lAftronomica epiflol# dua, al¬ 
tera admodum R. T. ALgidii Franci- 
fci Gottignez y Socittatis Jcfu , ìru 
Rom. Colleg. Matb.Trofefforis , adTer- 
illuflrem & Excellentiff. Domiminu 
Joanncm Dominicum Caffinum , Bo- 
nomenf. Arcbigymn. Aftronomunij j 
altera ejufd. Dom. Caolini refponfivcu 
ad T. Gottignez pradiffum , in qui- 
bus continentur nonnulla difficultates 
circa Eclypfes in Jove a Medieeis Tla- 
netis effeìlas cum earum folutionìbus. 
Borioni# , typis tì.H. Evangelica de 
DuciiSy 166 it 

Tornarono altri impedimenti a le¬ 
varlo alle fue geniali occupazioni . 
Fu coftretto per comandamento di 
Sua Santità a far piu viaggi in Sabi¬ 
na , dove il levere minacciava al 
Ponte lejiceirrcparabil rovina. Pre¬ 
venne il Cailìni quello difordine con 
una poqo difpendiofa , e quel che c 
più, ficura operazione . Ebbe anche 
la commiiljone di rivedere la Fortez-, 
za di Perugia > ne quelle diffrazioni 
involontarie gli riufeivano difguftofe, 
mentre egli meddìmo fe ne addofsa- 
va di volontarie* e tutto quello fa- 
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i di buon grado per l’amore che 
e fcienze e buone arci t portava, 
lorchè trattava dell’affare delle-* 

hiane col famofo Vincenzio Vivia- 
p fece fopra gl’inietti molte fifiche 
liervazioni, le quali da Ovvidio Mon- 
, bani, a cui l’Autore di effeleavea 
dirizzate, furono date alle (lampe 
t T Opere di Uliffe Aldrovandì . 

fpericnze della transfuhone del fgue , fatte in Francia e in Ingioi U 
ra , che fono oggetto delia Medi¬ 

ca , e dell’ Anatomia , effendoh rcn* 
te affai celebri, fu fpinto anche il 

iflìni dalla curiofita a farle in Bo- 
gna : tanto la fua pacione di faper 
tto , di tutto pure invoglia vali . 
.lindi è, che ne’fuoi molti viaggi 

Bologna a Roma , ne* quali pai- 
ya per Firenze , il Gran Duca e’1 

incipe Leopoldo faceano radunare 
|a preienza di lui la loro Accade¬ 
va del Cimento , effendo perfuafi , 
e ella ogni volta ne avrebbe per 
, ricevuto non meno vantaggio * 
e liiftra. 
Se l’anno fuddetto fu famo- 
per li molti fenomeni celeffi, fu 

iresì infigne per le rare fcopcrte p 
e per 
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e per le dotte fcritture del nofiro A- 
fironomo . Pare quali incredibile^ , 
che nel giro di un folo anno egli ab¬ 
bia e tanto fcritto, e tanto operato. 
Ripigliando (a) egli adunque refa¬ 
me del Pianeta di Giove, ravvisò in 
elfo altre diverfe macchie , ofcurc c 
lucide, le quali fi movevano, non.# 
già egualmente, fecondo le relazioni 
di Roma , ma con quella apparente 
difuguaglianza , che inferiva appun¬ 
to il movimento di e(Te intorno al 
proprio affé nellofpazio di dieci ore, 
o più elettamente di ore p. m. 
Ritornando pertanto addietro col cal¬ 
colo, ritrovò una di quelle efier ve- 
rifimilmente fiata quella , che crafi 
olfervatà infieme con l’ombra, chia¬ 
mata da altri femiombra: e vide, che 
quella non avea, come fi era detto , 
il movimento eguale a quella, 
affai difugtiale: onde formatane Pipo- 
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’1 confronto fatto , 
e dei nuovo ritrovamento, e di tut¬ 
ta la teorica di quello Periodo ne-# 

fcrilfc 

( O GluJUn.l. c.p.369. 
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e tre lunghe lettere all’Abate-* 
conieri j intitolate: Lettere^{Iro¬ 
niche di Gio.Dom.Caflìni al Sig.^db. 
avìq Falconieri /opra la varietà del- 

Macchie offervate in Giove , e loro 
tue rivolntioni > alle quali aggiun¬ 
te tavole aftronomiche, per mez- 
«delle quali fi poflòno ritrovare in 

modi anche ne’ tempi avvenire-» 
macchie una volta in Giove of- 
vate , finche quefte non ifvanifca- 
\ e diede lor quello titolo: Tabu- 
quotidiana revolutionis macularum 
vis , nuperrimt adinventa a Jo. 
m. Cafiino, Bonon. +drcbigymn. U- 
diomo. Roma, ex typographia Fa- 
de Falco, 166^ Di quelle Tavo¬ 

la onorevol teftimonianza Alfonfo 
iclli nella Teorica delle fttlle me¬ 
re . Matteo Campani ftampò al- 
ì Covra efle una dotta lettera al 

e un’altra ne {lampo in Ro¬ tini 
in 8. Euftachio Divini diretta-# 

£onte Carlantonio Manzini , Bo- 
ìefe , Dottor Collegato di Filo- 
a : alla qual lettera ne aggiunte-» 
altra del Padre Gottignez, che-» 

ra fermo in contraila re l’apparcn- 
(deir ombre, e pretendeva d’efic’ 

re 

16 66» 
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re flato il primo ad ofTervare le mac¬ 
chie , foflenendo in oltre, che il Caf¬ 
oni in luogo di (lare per quella fen- 
tenza, la combatteva*, che quelli af- 
feriva non efler altro le dette mac- 
chie , fé non l’ombra de i Satelliti di 
Gioye ; che le oficrvazioni fatte fo? 
pra il movimento di efiì Satelliti,noa 
fi fon Tempre ritrovate conformi al* 
le ipotefi e alle Tavole Caffiniane-» ; 
che il Caffi ni aggiufiava le file of- 
fervazioni alla fua ipotefi , e nonu» 
vedeva nel Cielo fe non ciò che era 
favorevole al fuo -fi fieni a > C final¬ 
mente , che nefluna delle macchie-» 
ofieryate in Giove a i 9- 1.4* e ip. 
di Luglio, era Hata cagionata da al¬ 
tro , che dall’ ombra de’ fuoi Satelliti. 
Tutte quelle cofe obbligarono il Caf¬ 
fi ni a dare una forte rifpofla. al P, 
Gpttignez , e a riftamparele lettere, 
che erano corfe fra loro fopra tale-» 
argomento, accrefciute di nuovean^ 
notazioni, fottoil titolo, Dijfer tatto 
apologetica de umbris Mcdiceorum1» 
fydertm in Jove, cc. 

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

zio- 
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ni : De folanbus bypothefibus & re- 
Etionibus Epiftol# tres, La prima-, 
•quelle è latina ^fcrittaal Monta¬ 
ta ; l astre due italiane , Luna a 
rio Rinaldini > allora pubblico 
Dfeffore di FiJofofia in Padova s in 
a di 7* x^gofto e .la terza ad A*, 
nella quale cimi ina i fondamenti 
le refrazioni e delle parrailaflift ef» 
Pi nel libro dal Dottor Mengoli * 
lefte tre lettere fi leggono anche-» 
le MifcelL Mattem. del Roberti a 

S ^. 3 r 5". e 3 2.^» s 
In fine dell’ anno• j^^.avea il 
Riccioli divulgata per via delle-» 

tnpe di Bologna la lua jLftronomia 
'wwatct . Con queft5 Opera rifve- 
b anche queft’ altro dotto Gefui- 
mna novella letteraria difputa col 
irò Calfìni : concioXfiachc avendo 
lle^o Religiofo ponderate .di n no¬ 

te refrazioni , parvegli fpediente 
proporre alcuni dubbjcfopra il me¬ 
lo e le effemeridi del Caffini, pub' 
sate dal giàSenator Malvada. Al. 
bppofizioni del Riccioli rifpole il 
[fini prontamente con una lunga-» 
dogia epifìolare diretta al Monta¬ 
ti 3 il quale profeguiva 1* inftituto 
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prefo da etto Malvalla di far T Effe¬ 
meridi fecondo le Tavole del Cafó¬ 
ni, incominciando dal 1666. in cui il 
Malvada avea le fue terminate * La 
rifpofta ha quella infcrizione : Dt±, 
Solis hypotbefibus , & de refrattiembm 
fydcrum ad dubia admodum R. T. Jo, 
Baptifl* Riccioli. Soc. Je[u. Borioni*, 
ex typograpbia Ferroniana , 1666.1 
fuoi fondamenti ebbero l’approvazio- 
ne del P. Franccfco Efchinardi, Gc- 
fuita *, e la Tavola delie refrazioni fu 
Jodata c feguita dal Petit nel fuo Trai* 
tato della Cometa , ove per fua con¬ 
fezione ella gli fu di grande a;uto, c di 
fommo ufo. 

L* avvicinamento del Pianeta di 
Marte alla Terra (a) diede motivo 
all’ infaticabile noftro Oflfervatore di 
far novelle fpeculazioni. Sin nel prin¬ 
cipio di quell’anno 1666. egli aveva 
olfervato in Bologna con un buoru* 
cannocchiale del Campani, che Mar¬ 
te fa il giro intorno al fuo affé, e che 
avea molte e diverfe macchie nelle-* 
fue due facce o emisferj , apparenti 
in quella fua rivoluzione. A i 7. di 

Feb- 

( a ) Journ. des Scav. 1666. p• 497» 
Amfiel. 
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?rajo vi fcoperfe due macchie-» 
tre nella prima faccia . A i 14. 
viso nella feconda faccia due altre 
chic fomiglianti a quelle della-, 
ma , ma più grandi . Profeguen- 
poi le oflervazioni} vide le mac- 

di quelle due facce piegare a po¬ 
si poco da Oriente in Occidente, 
ttornare alla fine allo fteffo fito , 
ui di prima le aveva vedute. Lo 
o fu ofiervato dal Campani an- 
in Roma . In quello mentre-# 

ido intefo , che alcuni Afìrono- 
di Roma , a’quali egli aveva-, 
mnicate quefte apparenze , vole- 
d prevenirlo con pubblicarne lo 
«•rimento , fu in ncceffità di ftam- 
s tre fogl j delle fatte da lui>ne’ quali 
fé molto bene le fue ragioni , e 

vò y che le cole da i Romani of- 
rate erano pofteriori alle fue , e 
molto accurate . Quella Apolo- 

èintitolata; Difceptatio apologeti- 
e Macuiis Jovis & Marta > e 
dalle (lampe di Bologna . Fifsò 

ri la rivoluzione di Marte in 24. 
e 40. minuti -, e quelle o(ferva¬ 

ti illufirano mirabilmente quelle 
Copernico > ed elleno > non me¬ 

no 
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no che quelle degli altri furono con- 
fiderate da Salvator .Serra ih una let¬ 

tera a Giovanni Lucio., infignc lette, 

rato c iftorico Dalmatino. Non mol¬ 

to dopo il Cafóni pubblicò un’ altra 
dotta fcrittura intorno allo (ledo Pia¬ 
neta, e quivi (labili con nuove ragio¬ 

ni > che Marte fa il fuo giro nel in ri¬ 
detto fpazio di 14- ore e 40. mimi, 
ti, e che fi dee credere, che coloro, 
i quali lorifìringono a 13. ore, non 

abbiano ben ravvifate le differenze^ 
nella fuperficie di Marte , ma cho 

avendo m effo folamcnte oflervaco 
una parte di effa Lupo’fkie# abbiano 
indi prela per Toppofìa la (ìeffa_. . 
Avverte di più, che nel definire clic 
egli fa il tempo di quefta rivoluzio¬ 
ne , non intende di parlar di altcJu 

fe non di quella , che fa ofiervatJLj 
da lui nel tempo che Marte era op- 

pofio al Sole , la quale c la minore 
di tutte,promettendo in finn di dar¬ 
ne T intero calcolo in Tavole par¬ 

ticolari * Le luddette Ofiervazioni 

portano il titolo , che fiegue 1 Mar- 
tis circa axem proprium revolubilis 
Cbfervatmts, Bononia habitat > eia-, 

ftampa ne fu fatta in Roma. 

Sue- 
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Succedette l’anno 1667. In elfo l6^7 
'altroPianeta tenne occupata Pat¬ 
rone del chiariamo ProfefTore . 
I quello il Pianeta di Venere, nel 
diico avendo egli feoperte alcune 

cchie', fu di parere, che la rivo- 

lione di eflfo Pianta potelfe andar 
ih di pari grado con quella di Mar- 

Ma ficcome Venere, il cui orbe 
ja ’l Sole e la Terra, o al di là del 
£ rifpetto alla Terra,è fottopofta 
mutazioni di apparenze limili a 
die, alle quali c foggetta la Lu- 

e perciò le rivoluzioni delle fue 
ichie fono molto difficili ad elfer 
nofeiute con ficurezza ; egli non 

e determinar fopra ciò cofaalcu- 
h e la lua cautela in materia di 
rimenti incerti fervi a conferma- 

a certezza degli altri. Ne feriffe Iuna dotta lettera al Petit in_, 

eia fopra Ja feoperta fatta da lui 
movimento del Pianeta di Vene- 

intorno al fuo afte, in data del di 
Giugno 1667* e un bell’ ePratto 

elegge nel Giornale di Parigi di 

d anno a car. 257. c fegg. deli’ 

one di Ollanda. 
el 1662. pubblicò il Caffini le 1668 

fue 

1 
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fue Effemeridi delle Stelle Medicee: 
argomento, come egli dimoftra fui 

bel principio, utiliffimoperl*Aftro- 
nomia, per la Geografia, e per la*. 
Nautica. 11 titolo dell’Opera c que¬ 

llo : Ephemendes Bononienfes Medi* 
teorum fydernm ex hypotbefibus & ex 
tabulis Jo. Dominici Calimi , almi 
Bonon. ^Archigymnafii ^4fironomi, ad 
obfervationum opportutiitates pramon- 

ftrandas dedurla. jld EminentiJf^Trirt' 
cipem Jacobum S. E. Cardinalem 
Rofpighojum. Bononue , typis ALmilii 
Maria Manolejjjìi , 166$. fol. Dopo 
il chiari filmo Galilei, primo inven¬ 
tore e denominatore delle Stelle Me¬ 
dicee , i celebri agronomi Simonc 
Mario, GiambatiftaOdierna , e Vin¬ 
cenzio Rùderi, il quale però avanti 

la fua morte non potè dar l’ulti¬ 
ma mano all’ Opera fua , aveano 
inutilmente tentato di calcolare i 

movimenti delle Stelle Medicee , e 

gli Eccliffi che cagionano in Giove 
col nafcondergli il Sole, o a i qua¬ 

li effe fono foggettc, cadendo nella*, 

fua ombra. Non avean faputo cono- 

feerei fuddetti Aftronomi, qiul fol¬ 

lìe la vera pofizione dell’ orbite 3 nel¬ 
le 
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quali (ì fanno i movimenti di quc- 
Satelliti incorno a Giove. Sembra. 
) in fatti, che di temerità biafi- 
ivole pecchi 1’ umano ingegno , 
e ardiica ad afpirare una tal co¬ 
dione . Tutti i Pianeti fi muo¬ 
io in orbite differenti, chepafsa- 
pel centro del Sole: quella della 

irra è V Eclittica ; quella di Gio¬ 
enti’altra inclinata all’Eclittica-, 
un certo numero di gradi, e che 
taglia in due punci opporti*, eque- 
inclinazione dell’orbita di Giove 
Eclittica , e le loro interfeca- 

ni comuni, benché ricercate dagli 
;ronomi in ogni tempo , e con-, 
jga ferie di offervazioni, fono co- 
diffìcili ad efser determinate, che 
»erfi Agronomi ne vanno molto 
cordi nell’opinione, e talvolta^ 
medefimo Artronomo non fa ac- 

darfi con fe medefimo. La ragio- 
di quello fi è , che quelli piani 

lono reali *, ma gli afìronomi 
.mente s’immaginano, che vi fia 
piano, il quale paffi per tutti i 

iti ,ne’quali fi può ritrovare il cen- Id’ un Pianeta nel tempo che fa 
"omo XXVll. G un 
a ) Htji.de/’Acad.p. $6. 
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nn intero giro attorno al Sole , fe 

c Primario j o attorno al fuo Pri¬ 

mario, fe egli è Secondario. Quin¬ 
di è,che fono inviabili, ncpofsono 

efler veduti che dalla mente,nc dillinti 
che da un lungo e ben ponderato ragio¬ 

namento. Che dovrà dunque dirfide* 
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 fiala grandezza di que¬ 

lli angoli, fatti i calcoli o rifpettoai 
Sole, o rifpetto alla Terra . Tutto 
quello fi è fatto nelle Effemeridi Caf- 

finiane , dove l’Autore ce ne diede 

if. elementi, cioè a dire , 2f. de¬ 

terminazioni fondamentali. . ì 
Tollochè andarono quelle Tavole 

per le mani de’dotti, eglino fi die¬ 

dero ad efaminare attentamente le_# 
Stelle Medicee, e i loro movimenti 

ed Ecdiffi . Tra quelli in partico¬ 

lare il Picard, uno de’6. o 7. pri¬ 

mi Accademici dell’Accademia Rea¬ 
le , allora nafccnte , ofservò, che-* 

da efse fi confeguiva anche un mi¬ 

glior 
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ior effetto di quello che nc avea 

■omefso l’Autore, da cui andavanfi 
ntinuando le ofservazioni, per met- 
re in rmggior lume quedo quanto 

ideile, tanto anche profictevole'dif- 
primento. 

In quell’ anno medefimo fi fecero 
e nuove apparizioni celelli . La-, 
■ima fu la della della Balena». , 
lì volte comparla e Sparita . Ella 

era lafciata vedere l’anno ante¬ 

dente , e dopo efferfi occultata-, 
r 5?. meli , il Cafiini la vide di 

uovo manifedarfi la notte de i 6. di 
rnnajo, e la ofiervò fino ai io. di 
!arzo, incili ella divenne invifibile. 
ppena queda difparve , che egli 
xoprì un’altra- novella Stella dei- 
quarta grandezza , tra la codella- 

ane delTEridanoe quella della Le- 

£, nel primo grado di Gemini, e 

57. gradi di altezza meridionale* 
iiuno ancora avea parlato di que- 
Stclla , o perchè non difcopcr- 

, o perchè non curata . La notte 

(fa de i io. di Marzo vide pu- 
il nodro oculato Aftronomauiu. fio novello fenomeno, molto pùY 

(ìderabile de i due fopradetti. li 
G z fito 
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fico di eflfo era fra la Stella ultima¬ 
mente fparita , e quella che era da 
prima comparsa. Quello nuovo fe¬ 
nomeno era una lunga ftrilcia lumi- 

nofa , che ufcita delle nuvole vici¬ 
ne dell’Orizzonte al luogo del ven¬ 

tre della Balena, e (tendendoli lun¬ 

go l’Eridano andava a finire nella 
Bella , che da Ticone vien detta-* 

poft intervallhtn fequens ex quatuor. 

Era lunga almeno 30. gradi d’iiRj 
gran cerchio , e larga un grado c 

mezzo. Il fuocolore fomigliava. a-* 

quel di una nuvola illuminata il 
mezzo era più chiaro , e la punta 
era si trafparente , che a traverfo 
di ella fi raffigurava una (Iella-, , 

che le (lava dietro . Tra le altre-* 
cofc notò il Ladini, che quando el¬ 

la andava a toccare qualche (Iella-* 

fida , non fe ne fiaccava per l inte¬ 
ro fpazio di un’ora , nel qual men¬ 

tre declinava più di 9.010. gradi > 
fegno chiariffimo della fua grande-# 

altezza . Egh notò parimente , che 
$73. anni incirca avanci la nafeita-* 

di Gesù Crifio , fi vide , al riferire 

di Arifiotile e di Seneca , un feno¬ 

meno della (Iella grandezza e figu¬ 
ra , 
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, che avevaio {ledo moto, edera 
1 medefìmo fito, e tra le medefi- 
e Stelle fide : talché vi ha argom¬ 
ento di credere , che quello feno- 
eno da quello appunto, che dop# 
>n edere fiato odervato per lo fpa- 
o di circa 1040. anni , fode ftato 
)i in quell’ anno 1668. nuovamen. 
odervato. Tutte quelle, ed altre 

riofe e fa vie odervazioni poffono 
derfi nel feguente Opufcolo flam¬ 
bo in Bologna nel 166$, in 4,»Ap- 
rizioni Celefli dell' anno 166$. of- 
■vate in Bologna- da Gio. Domenico 

idlni , Ironomo dello Studio pub~ 
'co. 
Fu quello il tempo, in cui il no¬ 

to (ingoiare Qdervatore fu tolto all* 
\lia , e dato alla Francia- Non ci 
Ica che T intercedione di un Mo- 
rca, acciocché un Pontefice fi ri¬ 

vede a privarlenene ci volea che 
fommo merito , perche un Tornino 

: fimovedea dimandarlo. Con un1 

ro Articolo noi lo fegairemo irLj 
el Regno, ballandoci di avere in_* 

elio accennate le cofe principali 

quanto e’ fece in Italia. 

G 3 AR- 
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ARTICOLO III, 

Raccolta di varj Trattati del Sig. An4 
tonio Vallisnieri,TubblicoTru 
mario Trofejfore di Medicina Teo¬ 
rica,e Trefidente dell’ Vniverfità di 
Tadova , accredititi con xAnnota- 
zioniy e Giunte, e con figure in ra¬ 
me . In Venezia appreso Gio. Gab¬ 
bri elio Ertz, 1715* in 4. pagg-M^. 
lenza T indice delle materie , e di- 

ciatTette tavole in rame. 

E Sfendo in varj luoghi (parfi, e 
flampati diverfi Trattati del Sig. 

Y allifnieri, 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 *, perciò il noftro accuratiflìmo 
Ertz , a cui tanto cale la gloria de* 
no Tri Italiani Scrittori , e delle Ve¬ 

nete ftampe, ha deliberato di an¬ 
dargli raccogliendo , e riftampando 
coll’aftiftcnza di dotti amici / del no- 

ftro Autore , e col fuo acco nfenti- 
mcnto , fapendo in quanto p regio fie¬ 

no apprefso i Letterati di buon fapore, 
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uanto di qua , e di là da’ monti 
Iderati, e applauditi . Sappiamo 
re , che fi riftamperanno anche i 
dì Dialoghi, accrefciuti con Anno¬ 

ioni , e colla giunta di tutte le fi- 
re in rame degl’ infetti in quelli 

minati, e fi caveranno ancora dal- 

lGalleria di Minerva tutti i fuoi più 
iti componimenti, per ridurgli al- 

doro nativa caftigatezza , levando 
iti, ed infoffribili errori, per nc- 
genza de* correttori incorfi, dichia- 

ìdofi intanto 1*Autore , che non_# 
..mcterà in avvenire per fuoilegit- 
ni, fenon quelli, che col fuocon- 
ifo riftampati, e da lui, o da al* 

il fuo amico riveduti faranno : ac* 
(cchc qualche malevolo, che non-, 
:nca mai con penna invidiofa don¬ 

are all’ onore degli inventori di 

fé nuove , e de’più infigni , e in- 
mi fcrittori , non appropriali a 

quegli errori, che fono d’altri , 
o caricalfe di colpe nonfue. Ac- 
ìneremo intanto ciò , che in que- 

Raccoltafi trova , e non ferman¬ 

ti punto fopra ciò , di cui altre-» 

(e abbiamo fatto parola , daremo 
G 4 con- 
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contezza folo del non ancora ne’ no- 
fìri Giornali notato. 

Il primo Trattato , che qui fi tro¬ 
va , è quello tanto utile , e confide- 
rato , delle nuove fne Ojfervazioni fi. 

5- fiche , e mediche nella cofiituzione^» 
verminofa, ed epidemica feguita nelle 
cavalle, cavalli, e puledri delManto• 
vano y e di qucflo Sereniamo Dominio 
di Venezia , il quale già fu efpofto 
nel noiìro Giornale ( a ) . Solo ag- 
giugniamo * in conferma di quan¬ 
to ha fcritto il noftro Autore, una_» 
offervazione fatta dal Sig. Lorenzo 
Heifìero ( h ) de* mcdefimi vermini , 
incrifalidati, com'egli penfa, nel ven¬ 
tricolo, e nel duodeno d’un cavallo 
eftremamente magro, e deboliffimo, 
da’ quali fe a ve (Te feguita V ofierva- 
zione , avrebbe veduto fcappare le 

deferitte mofche dal nofiro Autore , 
madri de’ medefimi . Colorem , dice, 
babebant nubentem , feu carneum, & 
uno extremo erant liberi , altero vero 
ad linea mathematica profunditaterru 

fir. 
(a) Tom.XIV. Artic. IV.p. 73. 

*OSSERVAZIONE.* 
Cb) Atadem. Cce/areoLeopoldina Carolino 

natur. curiofor. &c. 171 obj. 466. 
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ni ter ìnbarebant tunicis ventricidi, 
poftqnam vi aliquot extraxi > 

tminula caca , nonprorfuspra* 
i relinquebant, ec.E folo danotar- 

comc colà dentro in quell’umido 
ncro incrifalidati, il che non è lo- 
folito, quando non gli fofsero pa- 

i tali, per la figura, che natural- 

mte hanno di crifalide de’ bombici , 
ne fi può vedere nelle figure del 
. Vallifnieri . La ragione anche-# 
quello folpetto fi è , che quando 
engono crifalidi, ritirano all’ in- 

2tro i cornetti, co’quali fogliono, 

luminando, inerpicarli , o quando fi 
mano,attaccarli, onde non avrebbe 

hto dentato a diftaccargli,come fece* 

Segue per ordine all* epidemia-» 
iminofa de’ cavalli la nuova idccL* 
mal contagiofo de'buoi , efpofta-* p.6* 

una Lettera rifponfiva al Sig. Co- 

>fi] , nella quale fi apportano dal 
àro Autore nuove ofservazioni, e 

(effioni , fi cavano nuovi indican- 

e nuovi rimedj fi propongono • 
quella pure non daremo altro 

fatto , perchè fe n’è pur parlato 

noftro Giornale ( a ). Troviamo 
G f qui 

a) Tom.XIX, Art. 48. 



i j4 Giorn. db’ Letterati 

qui due Giunte : la prima è un’ eJe- 
gantittìmo fqyarcio di un poema del 

dottiamo Padre Orazio Borgondio, 

P-64- della Compagnia di Gesù , pubblica¬ 
mente recitato in Roma fino il No¬ 

vembre del 1713. nel quale vienejf 

con molta chiarezza, e proprietà ef- 
potta T opinione de’ vermicelli petti- 
lenziali infettanti i buoi, co’fuoi ri- 

medj, ed effetti ingegnofittìmamentc 
deferirti. Dalla Lettera premefsa_* , 
che ha fcri'tto il detto Padre al no¬ 

li ro Autore, fi cava , aver avuti i 

p.62. primi lumi di quefta fentenza dal ce¬ 
lebre Sig. Dottor Giovanni Stilla Mef- 
fwefe, che fu fcolaro del famo{o Bo- 
relli, e che, oltre il Padre Kircbero, 
un certo Sig. Dottor Roffi nell’ulti¬ 
ma peftilenza di Rema , deputato al¬ 

la cura di Tratte vere, dopo molte of- 
fervazioni avea concitilo, e Campa¬ 

to un certo libricciuoJo , nel quale 
afseriva, che quella infezione fu una 

pettilente 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 intalcpro- 

pofito avrebbe così parlato . Se poi 
(dice 
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ice il favio Padre ) nel defcrivere 
Redi, che già illufaò la Tofcana , 

; è accaduto infame di fare uru 
wo ritratto di un altro Redi , cbe^ 
preferite illujìra la Lombardia., 

n’ ella fi accorge, che ciò non può 
riverfi a mia gloria, ma all'invi- p,^, 

ubile fimiglian^a del fuo bello fpirit° 
o quel grand' uomo , mentre dall* 
*ere V. Sig. lllufaifs^ le di lui fat- 
tze, è derivato il poterfi efprimere 
hbedue i volti da un immagine fa f- 

Ma ponghiamo un faggio della-» 
►ella di quello Autore. 
Venfatamyhorrefco referens, per col- p.ej. 

la > per armos 
ìnfeftorum aciem luftro, fadifque 

cborais 
Tutrida ludentes circa convivio^, 

vermes. 
Quam multa , avulfum fi Caurus 

ab arbore pomnm 
Decujfit, plenis cum ridet mitis in 

arvis 
jlutumnus, circum denfantur, & a- 

gmme longo 
formica piceis infixa dentibus bd- 

rent. 
G * Vt- 
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Deficiente vitro nequìdquam adni- 
tor inermi 

Vfurpare oculo tenuìffimci corpora > 

vamque 
Mole fub cxìgua latitante ferfufque 

retufos 
Vincmt, atque fui vefligia nulla re- 

linquunt y ec. 
<7- Nella feconda Giunta fi parla de’ 

vermi pefìilenziali in generale, cioè, 
che quelli pofsono 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 , od’ altre 
cofe , che la fila opinione confermi¬ 
no . Come per efempio avea detto 
nel §. 16., clic i vermicelli peftilen- 
ziali Tempre foggiornino in qualche 
luogo , e qui riferifee 1* opinione del 
Sig. Muratori {a) che tiene lo fitefso, 

benché la cagione fia creduta diverfa. 

Cioè vuole, che la pelle fia un’epi¬ 
demia filabile, che vada mantenendo- 

fi in giro pel mondo , c palli d’ uno 
in altro paefie, e vi torni dopo mol¬ 

ti , o pochi anni, fecodo che la ne- 
gii- 

fa ) Delgevernc della pejìe,ec.lib.l cap Lp.it 
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igenza degli uomini, la difpofizio- 

* de5 corpi , o altre circoftanze le 
:>rono la porta, il che prova con of- 
rvazioni, ed efemp) -, della quale fen- 
nza c pure il dottiamo Si<4pam (a) . 
chepofìoper vero, colla fentenza de* 

|ermicelli egregiamente fi fpiega ciò 
ie non par così facile negli altri fi¬ 
enai. 

Segue 1’ efìratto della Lettera del p 
g. Logrofiì, in cui è pure il fuo 
ìono per provare il fuddetto afsun- 

» , come pure quello d’ un’ altra-. 
■ ì medefimo , in cui fra le altre co- 

è notabile, come ofservò Roberto fyle , che il Mercurio dolce era T 
tidoto di certe contagiofe dilfente- 
e, come nimico d’ ogni forta di ver¬ 
ini , e come il Sig. Dottor Bono 
ea veduti gli efcremcnti di alcuni 
fsenterici verminofi , cioè pieni zep- 

di un' infinità di minutiffimi ver- 
icelli , differenti dagli ordinarj . 
offra pure , come gli Amuleti , 
rtati al collo , e alla cintola in_, p 
tripodi peffe da’popoli dell’Euro- 
i , edell’Afia, non efono tanto da_, 
Lene beffe, mentre rano facchetti 

pie- 

.6*. 

t * 
/ ** 

s ) Lib,AepeJlep,\\o.i 
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pieni di mercurio , di rifugiilo , di 
fblimato, ed’arfenico, tutte mate¬ 
rie oftichitfimea’ vermi. Le altre an¬ 
notazioni , che feguono, furono già 
quafi tutte riferite nel noftro Gior¬ 
nale XIX. artic. 5. p. 66. * Qui a 
noi piace d’ aggiugnere , come il 
Sig. Lorenzo Heiflero , 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 obfervatione^» 
( conchiude (a) quamvis vilis vi- 
dentar , band exiguum forte commo- 
darri r eipublic& aliquando accedere pot¬ 
erti , fi in morbis epidemicis pecorumì 
nonfolum feffiones torum inftituantur > 
[ed & repenti vermibus, mercuriali- 
bus eorum fanatio tentetur -, nam for- 
taffie morbi talcs epidemici pecorume , 
ut & atropina in equis , aliifue ani- 
maltbus *[#pius à vermibus oritur , 

quam 

'OSSERVAZIONE.* 
(a) Objerv \9O.p 467. Ac a demie Ctf.Lco* 

pol.CarOt. curio/. nadir*, ec. 171J. 
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iam hattenus fuit cognitum. * 
Segue nella Raccolta la defcrizio- 

fatta dal noftro Autore d’unparto p. 8 
aravigliofo di Fefcicbette con un 
itta ricerca, qualcosa poteffero ef- 
“e, ec. Di quello fe ne fece mon¬ 
tone fino nel Giornale V. Art. io. 
ii. onde qui non ne faremo altra 

troia , ficcome non parleremo di 
tanto s’efpone nell’Annotazione , 

ve viene dimoftrato con evidenza,p.ioi. 
n aver mai creduto , che foflero 

va , nè 1’ ovaja , quando da lui 
rfio fi vede una limile* altrui cre- 
snza impugnata. Solo ci fermere- 

d in riferire una molto lodevole 
fica , che ha fatto il noftro Auto- 

data quefta occafione , cioè di 
scogliere tutte le fìorie di parti ve- 

colari, o di vefciche ufeite dellhi- 

:o , o altrove generate , per veni- 
in cognizione, qual cofa fieno, e 

c colà dentro fi generino , dal 

e fi può formare un Trattato nuo¬ 

cile finora manca nell’ arte me- 

a, intorno alle medefime, nonef- 

doci ancora veruno , che di tutte 

n ordine, appoftatamente n’ ab- 

a parlato^. Incomincia da Aezio , 
I. per 
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per eflere fiato il primo, chehaque- 
fte vefciche uterine defiritto , 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. Aggiugne al¬ 

tre fue particolari odervazioni di ve¬ 
fciche 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 più 

ifiorie, riferite con tutte le loro cir- 
cofianze, acciocché paragonando p©i 

Tuna coll’altra, e cavando lume da 
tutte, fi polla venire in cognizione, 
come , e donde nafeano , e qual 
cofa fieno quelle, che fcappano dal- 
1’utero. Prima di pattare a giudicar 
ccfa alcuna delle medefime , premet¬ 

ele quelle feguenti propofizioni , che 
gli pajono poterfi cavar ficure dalle 
narrate fiorie, ed ottervazioni. 

1. Che non fidamente nelle donne 
gravide, ma nelle non gravide fipofi 

fonoottervare vefciche , e moli mera* 

branofe ufccnti dell utero. 

2. Che non tanto nella placenta , 

quanto nel funicolo umbilicale, e fo- 

pra le membrane involvenci il feto fi 
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onerino vcfcichc. 
5. Che fi generano pure nelle 

ombe Falloppiane, e fovra le ovaje, 
fovra l’utero Aedo, e in ogni par- 
delle mededme, o del medefimo. 
4. Che ogni parte del corpo, par- 

zolarmente membranofa , vafculo- 
, o glandulofa ne può edere fecon¬ 
darla producitrice „ 

Che qualche volta hanno nell’ 
ero molti anni, qualche volta po-P*,24' 
li, o più meli. 
6. Che alcune femmine, le quali 

no Aerili, cacciato dall’ utero , a 
rza di rimedj, particolarmente lo- 
li,un corpo membranofo,o tiftolofo, 
lalogo alle nohre vcfciche > diven¬ 
go feconde. 
7. Che le vefciche pedono ufcire 

.li’utero , ora folitarie , ora am¬ 
avate , o copiofe, alle volte tutte 
una membrana attaccate, alle vol- 
appefe folamente a cannellini , o 
1, come grappoli d’uva, 
8. Che le vcfciche fono ora irrora- 
da vafi fanguigni, ora , e per lo 

ù, fenza un minimo laro vehigio, 
1 fono falò ferpeggianti infra le me* 
lime. 

• C h c 
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<?. Che ve ne fono delle 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 poffo- 
no generarli. 

13. Che apparir poffonodi condi¬ 
zione divcrfa, conforme i diverfi luo¬ 
ghi , e i diverfi tempi , ne’ quali 
fi fono generate , o manifeftate. 

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

15. Che lanaturanon ha nulla di 
piùfacile, 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- 
fcofetto. 

p. 114. Ciò prcfuppoflo riflette , che qui 
bi fogna diftinguere, e parlare perora j 
di quelle fole dell’ utero , che cfco- 1 

no 
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da donne fecondate, notando cosi 

paflfaggio di quante maniere colà 
le generino, e riflrignendofi in fi-p. 12?. 

a parlar folo di quelle ufcite-co* 
, o perfetti, o imperfetti, e fe¬ 

damente di quelle di cui egli ha 

:o menzione. Tralafcia tutte le opi¬ 

mi già nel fuo Difcorfo impugna- 
e fi riftrigne di nuovo a parlar I) delle due più plaufibiii , che è 

Ha del fuo maeilro Malpighi 5 e 

Ila del famofo Ruifchio, due gran 
retar] della natura, e due gran ca¬ 
ddi’anatomica famiglia. Il primo 

ole, che ila qualche ordigno vefei- 

are , o glandulpfo fpettante alla 
frizione del feto , ingrandito per 
lidente , cioè per la ftagnazion del- 
Jinfa nutritiva , e manifeftatofi *, 
il fecondo , che fi a la fola pia¬ 

lta , che nel trattenerli troppo , 
po r ufeica del feto, dentro T ute- 

b tutta o parte in una mafia di ve- 

jche fi converta. DifaminaconaC-p. it6. 
pzione tutti i cafi più cofpicui fe¬ 
ti , e que’riferiti dallo ftefio Rui- 

àio, e fa conofcere quanto di granp. u;. 

riga quefii vada errato, e al ve- 

s’ appigli il Malp’ghi . Impu¬ 

gna. 

' 
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gnata dunque T opinion del fuddetto, 
pa(Ta a ftabilire quella del fuo mae* 
flro^che anch' egli accennò nel Tuo dif- 

corfo, premettendo prima le notizie 
delle rie, per le quali palla , fi por- 

gta, fi cribra quel fi ro, in cui nuo¬ 
ta il feto, come cofa necefiariffima, 
per mettere in chiaro la fua fenten- 

za. D ue fono T opinioni piu comu¬ 
ni , la prima, che vi fieno vafipar¬ 

ticolari , alla foggia delle vene lattee, 
o de’linfatici, che alforbano dall’ u- 

tero il liquore nutrimentofo, e dira¬ 
mati per la placenta andando poi 
ad unirli in piu tronchi verfo il funi¬ 
colo umbilicale , entrino in quello , 

c 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 lamnion , dal quale poi vomi¬ 
tino il lor liquore dentro la cavità, 

dove nuota il feto. L’ altra opinione 

nega, come favolofi, i canaletti de- 
fcritti , non ammettendo n^l funico¬ 

lo umbilicale, che tre maniere di va¬ 
fi, cioè due arterie , una vena , c 
l’uraco, penfando , che Tumore, in 
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à nuota il feto, fi fepari dal ian- 

e , folo per mezzo di certi fallico* 
o macchinette, che fono nella mem- 

ana del corion : il che particolar- 
Ente dal corion di varj animali 
tnprendono, nel quale le dette ica- 
tigini manifeftiffime iono , benché 

quelle del feto umano ofcuriilìme. 
così dunque , dice, va la faccen- k faranno le laminctte, che corri- 

gono il corion , non altro , che 
a continuata ferie di glandule > a 

follicoli, di canali, va fi, o jifonci-* 
per portare , derivare , e iepa- 

'e quel limpido liquore dentro I' 
tnion , e il cavo fuo , e perciò 
ti gli autori confelfano, collare il 
ion d'una membrana tutta villo- 

e fpongiforme. Dal che conchiu- 
, non dover tanto maravigliar- 

3 fc alcuna fiata eiTendo l uovo, 

rivo del feto, che conlumi l’ap- 

tato liquore , come ne’ Concetti 
o affatto confufo, e viziato 

e nelle Mole , o piccolo, mal fat- 
e moftruofo, com’ era il Ino de- 

itto ; quel liquore ringorghi , e 

£ni ne fuoi frontini , e follicoli , 

ingrandita, e dilati, e taccia ap- 
pa-- 
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parirgli ^ come un’ ammaramento di 
cannoncini , e di vefcicbe. 

Non diffimula due difficultà, che 

p- » 29 fcioglie ^ e Tempre più fa conofcere 
probabile la Malpighiana fentenza , e 

P* ^lontana dal vero quella dell’ingegno¬ 
so Ruifchio. Porta finalmente anche 

p 3 'un fuo pendere , cioè, che fia non 
folamente nel corion , ma nel funi¬ 
colo umbilicale, e nella placenta un’ 

altra Torta di vafi , differenti dal¬ 

le vene , e dalle arterie , cheprin. 

cipalmente lo compongono , benché 
da molti negati, apportando l’auto¬ 
rità di quelli, cheafferifconodover¬ 
gli veduti. Almeno afferma, poter¬ 
li, Tenza fare un gran peccato in no- 

tomia , Tolpettare , che oltre i vali 

Sanguigni > vi fieno canali deftinatù 
al lolo fiero, che si abbondevole in> 
ogni parte fluiTce, e ondeggia, men¬ 

tre in quefta guifa facilmente poi IL 
Tpiega , come il funicolo umbilica- 

le fi è veduto alle volte tutto tem¬ 

perato di vefcichette piene di linfa 
e la placenta fteffa abbondante delle 

medefime. Se nafccun’ idatide , ofe. 

una vefcichetta apparifee in qualche 

altra parte del corpo, pcrifpiegare 
la 
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fua origine, fubito fi chiama in 
rena, o s’incolpa la linfa bagnan- 
ne’vafi fuci, o nelle glandule ve- 
colari j e perchè (dice) non dob- 
amo diicorrere anche inquebafor- 
a * fe apparifcono nella placenta , 
I funicolo, o nelle membrane in- 

! lventi il feto ? Segue a provarep-13 
j elio fuo penfiero , col mofìrare la 
jaittura minuta de* vafi linfatici , 

(del dutto toracico, a5quali giudi-P- *5 
| analoghi gli accennati canali del 
Irò , e porta molte altre prove , 
j-ifìetfioni, colle quali dimoftra pro¬ 
bile la fua ientenza. Ammefii que- 
t nuovi canalidei fiero, eccofciol- 
(facilmente tutti i fenomeni delle 
[ciche , che apparifcono ora nella 
teenta, ora nel funicolo , ora nel 
fion . Ha dimoftrato, cornei vafi 

fatici, e come il canale toracico 
feminato di globetti , o vefcico- 

!te, pobein varie maniere, e mol- 
ja grappoli co’fuoi condotti , on- 
iecco, ch’cfsendo la natura uni¬ 
ime nella bruttura de3 canali, de¬ 
nati a una tal funzione , fclalin- 

o fugo imbeuto bagni , ingrof- 
0, e fanno apparire la copia ber- 
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minata di tante vefcichc, globetti , 

^.134 e gallozzolette , ora in un luogo , 
ora in un’ altro , ora in tutto dov 
c feguita la (lagnazione. Così fcguc 

con altre prove a Tempre più con¬ 

fermare i Tuoi detti , e del fuo ri¬ 
verito maeftro , volendo Tempre più 

far conofcere, quanto quefti s’appo- 

nefse al vero , quando Tcrilse , ex- 
pofitas vefciculas , & folliculos , li- 
cet raro obferventur , proprio quafì 
Ugamento apprekenfos , non totalcm 
natura aberrationem indicare, [ed a- 
naloga , fmplicique ftru ftura ni un ut 
explere, quod aids conceptibus obfcti¬ 
ra , & implicata naturacelebrat. 

Porta in fine l’opinione d’ utY al¬ 

tro Tuo amico , che volle , agrega- 
P*1^ ‘tutti vefciculare in abortii objerva- 

tum ad fpeciem polyporum effe refe¬ 
rendum , il quale aneli’ elso ha le in- 

gegnoie Tue prove : e giacché era_# 

lui riferire rare , e curiofe of- 
fervazioni, conchiude comma, par- 

P'13 tecipatagli dal Sig. «Agnelli, che con¬ 
fitte in un tumore circa la regione 

del fegato, di cui , venuto a fup- 
purazionc, ufcì prima, come un’ac¬ 

qua lifcivialc , la quale lminuita , 
co- 
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tranciò ad ufcire materia pucredi- 
Ti, e infieme arenofa , la quai’ul- 
na giornalmente Tempre più in¬ 
tasava , tantoché alle volte vi fi 

devano calcolerei, che apparivano, 
me frumento , indi iemprc più 
0(fi,come ceci,e poi come nocciuole, 

analmente, come noci impietrite, 
come pietre in forma di noci, fria- 

i però alquanto , quando ufeiva- 
, ma dipoi all’ aria Tempre più 

duravano . Alle volte avevano fi- 

re diverTe , ed erano tutte kabro- 
j, ma però con angoli non acuti • 
guicò così quali un mele , a man- 

r fuora le iuddette pietre, mafen- 
dolore , e finalmente crekendola 

rne fi terrò Torificio, ed incomin- 
» a ftar bene, come fìàal pretente, 
.abita in Fiorano. 

Annette a quetto Trattato vi Tono 
già note uti 1 itti me oflervazioni in. Ino alle Brume delie ‘ì^avi , nonp. 
o Tpettanti alla loro nuova, e cu- 
filfima notomia , e coftu'mi rari, 

, anche 1 configlj , per difendere 

(dette navi dal dinno finora irre- 
;rabile della loro rotura. Di tutto 

à. ne demmo 1 eftratto nel noflro 

Tomo XXriU H Gior- 
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Giornale , ( a ) e inficme la figura del. 
le medefime. Qui v c aggiunta un’ 

Annotazione, nella quale fi dà no- 
P !44*tizia, dove Plinio, Teofrafto,il Ruel. 

lio, ed altri celebri Scrittori hanno 

P'145 fatto menzione di quello dannofiflì- 
mo tarlo, che chiamano Teredine *, 
quai legni fieno impenetrevoli da’ 

fuoi denti *, e quali rimedj pollano 

adoperarli, per impedire ne’ legni or¬ 

dinar) la loro roUcatura. 

La defcrizione d’ un vitello di ftra- 
p.i4ó.ordinaria mofh'uofità fegue alle Bru¬ 

me , mandata col medefimo in dono 
fino l’anno 16574. al Sig.Ramazzini, 
quando era Medico inModana. Que- 
fio era dentro, come ad un facco , 

o ad un’otre di pelle , dalla parte 

piu fottile del quale Xcappava fuora 
il capo, coperto di nuda, efempli- 
ce membrana, con gli occhi coperti, 

come da un velo, e col mufo , lin¬ 

gua, palato, ed altre parti tutte fuo¬ 

ra dell’ ordinario, che efattamente de- 
fcrive, e rapprefenta nella figura , 
che apporta. Tutto il refìodelcor- 

p.i47.po era, come un rozzo ammaramen¬ 

to , o mucchio di racchiufe mem¬ 
bra 

(, a ) Totn.V. Art.'X.-pag.zlo. 
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>ra dcntro’l faccoaccennato. La pel- 

e era piena di grinze, e tumori pie¬ 
ni di foli peli, de’ quali pure ne avea 
internarne <te in varj luoghi rammaf- 
fati. Aperto il ventre vide, fra le 
lai tre cole , i tefticoli appefi quattro 
{dica fotto i reni verfo la parte efte- 

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

piriformi aggrinzati , e que’ canali, 
che fi chiamano e]acnlator], fi porta¬ 

vano per lo . tra verfo alle vefciche del 
Teme . Il membro anchefiò era tutto 

dentro l’addomine, piccolillìmo , e 
ritorto in forma della lettera Ster¬ 
minante in una fotti 1 fbttigliezza . 
Sii ureteri fi incalvavano nel fito 
naturale della velcica, gonfia di po¬ 
pò fiero , e chiufa anch’ efia nel col¬ 
to. Il refìo nell’.Autore fi legga . LeP-^4- 
Annotazioni a quello aggiunte fono 
plfai utili, mentre pongono in buon 

Alme molti fenomeni, per altro olcu- 
ri , e fanno palefe quanto s’ impari 
dagli errori nella natura . ( i ) In pri¬ 
mo luogo mettono in chiaro ilfiftc- 

ma degli Sviluppi . ( i ) Moftrano , 
tome fi può crefcere , e vivere in 

gualche maniera , purché il cuore 

bferciti ilfuo urne io, c circoli, e fi 
H i muo- 
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muova il Lingue> e la linfa . ( 3 ) Che 

batta, che fi nutrifea il feto per 1’ 

umbilico. (4) Come fi pofiano ge¬ 
nerare i peli in ogni parte del corpo , 
c quafi pianticelle crcfcere , e lvi- 

lupparfi aneli’ette dal fuoalveolo, o 
bulbo in ogni fito , purché trovino 
nutrimento propor/ionato. (f) Ef- 

fere quefìi incorrottibili, e indifiolli¬ 

bili da’ fermenti, o dall’urto, e agi¬ 
tazioni degli altri fluidi. ( 6 ) Edere 

Italooficrvato col micrckopio , che 
tutto il pelo tta aggrovigliato, e ri- 

Jtretto in minutifiìme pie goline den¬ 
tro il fuo bulbo, (7) lllufìrano le 
©ficrvazioni del noftro Autore, altre 
©nervazioni di tumori , o follicoli 
pieni di peli trovati in varie parti 

del corpo sì umano, come belluino, 
de’quali molti ne apporta. ( S ) Ap* 

perca pure altri efeinpli di palle di 

155 pelli trovate dentro io ttomac-o delle 
Vacche, e de’Vitelli, e ne dà la ra¬ 

gione , la deferizione , e le ligure in 

rame. 
Quanto fieno fiati finora ofeuri , 

F^f7-e quiftionati 1 fori del pungiglione 
dello Scorpione , non c’ e alcu 10-co- 
si ttiumero nella, fioria medica, e a atti¬ 

ra- 
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iflìmo nofìro Autore anche quelli hap*i 

Scoperti, ed è il Trattato , che va 
dietro al fuddetto del molìro . Già 
di quelli fi c data contezza nel no- 
ilro Giornale (a), comed’una ra-P,l65‘ 
ra loculla ( b ) non ben finora ofier- 
ivata da’naturali Scrittori, che c po¬ 
lla dopo la notizia de’ fori del pun- , 
giglione. Qui fono aggiuntele figu-^’ 4‘ 
re piti efatte sì del mafehio , co¬ 
me della femmina, e del nido delle 
uova loro.' 

La difefa di T. Livio dalie ca¬ 
nonie del Lancelloti , che lo deri* ^ 
te, perche fcrifle, che erano piovuti 
.affi , c pure in quella Raccolta, nel- 
,a quale non ci fermeremo , conciof- 
oachc anche di quella parlammo nel 
Dollro Giornale. (c) Vi fono di più 
nell’ Annotazioni molte curiofe no¬ 
tizie, date dai Sig. Francefco Carli 
rruditilfimo gentiluomo di Verona , 
tome d'un lafio di molta grandezza 
raduto ne’ beni de’ Monaci di San Be- 
sedetto nella villa del Vago 7 lonta- 

H 3 no 
i 

C a ) Tom.VArt.X.pxg.'ifj. 
C b ) Tom. V.Art.Xpag. 199. 
( c ) Detto pag-zoi. 
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no fei miglia dalla Città . Narra , 
come nel di 21. Giugno , verlo 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 el- 
fere feguita dagli occhi , illuminava 
tutto il fottopofto paefe , e con un 
rimbombo, che a guila di non pic¬ 
colo tremuoto le calefcoteva, andò 
a cadere nel menzionato luogo . La 
mattina feguente fu ritrovato , non 
clfcre fiata altro quella malfa infoca¬ 
ta, che una pietra attorniata da ne¬ 
ricce , ed increfpate erotte , iprofòn- 
datali nella caduta all’altezza di piu 
d’ un braccio fotterra , e rotta in di¬ 
vertì pezzi, de’ quali il maggiore era 
della mifuradiun cubo di due brac¬ 
cia, c mezzo per ogni lato. Era di 
color di cenere , feminata di parti- 
celle minutiilime di ferro, che dava 
un grave odore di zolfo accefo , ed 
avea in parte inaridite > e in parte 
abbruciate 1’ erbe vicine. Di quella 
ne mandò un pezzo al noflro Auto¬ 
re , dal quale {Infoiato cavò colla 
calamita qualche minuzzolo di fer- 

p i7j,ro. 11 Cardano fa menzione anch 
elfo 
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kflo d’ un fatto di cento, e venti pefi 
:aduto a fuo tempo fulle rive deli’ 
*Vdda, e di molti altri non dittimili 
Hai Vcronefe, ne’quali era color fer- 
ngineus, durities eximia , odor fui- 
ìburtus, come appunto nel defede¬ 
rò dal Sig.Carli. Cerca , dondepottTa 
fcflere venuto, e prudentemente giu- 
Bica, che fofse fcagliato da qualche 
fuoco fotterraneo, in non diffimile 
maniera, che fanno le mine da guer¬ 
ra . Cosigli ultimi vomiti del Vefu- 
*io fcagliarono fino in Coftantino- 
doIì pietre fmifurate, onde anche in tal 
uifa fu gittato quello accennato dall* 

*mpito furiofo di qualche fuoco fot- 
lerraneo, che folfe accefo nelle mon¬ 
tagne de’ Grifoni , in quella parte 
chiamata Retia , da cui fi videufci- 
te, e verfo il Veronefe portarli per 
ria, come riferirono , tcftimonj di 
•eduta, i pefcatori del LagodiGar- 
la . Sta dunque quello favio uomo 
itol noflro Autore , che pottono ca¬ 
lere falli dal cielo , non nelle nuvole 
veneraci , ma portati o da rabbiofi 
'enti j o da fuochi fotterranei, da un 
tiogo a un altro fcagliati. Giudica an- 
ora, che le grandi moli delle pietre 

H 4 pof- 
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portano edere porcate in aria dagli 
Angeli della luce , o delle tenebre, 
recando per efempio degli ultimi 
quel gran vafo di porfido, chea co¬ 
mandi di San Zenone fu portato in_» 
Verona dal Demonio infin dalla Siria, 
come hanno dalle antiche, e pietra- 
dizioni, e come dall’ annefla infcri- 
zione e’conferma. 

PILA. HzEC. PORPHIRETICA 
WLGO. S. ZENONiS. 

CVIVS. diameter. octo 
STYLOBA TES 

DVOBVS. IN. ALTITVD1NE 
OCTO. IN. CIRCVITV. CONSTAT 

PEDIBVS 
EX. SYR1A. VERONAM 

AD.DIVI. ZENONIS . IMPERIVM 
MILLE. FERE. QVADRINGENTIS 

AB. H1NC. ANNiS 
IN. ENERGVMENI. SANITATIS 

SIGNVM 
A . DEMONE. QVAM . ClTISSIME 

DELATA 
A. V1ATOR1BVS. LOCI. SVSPICITVR 

La notizia del oafeimento de' fun¬ 
ghi da una meninge umana , macc- 
rata in acquavite debole dentro un 

r. izj.vaio di vetro , occupa il feguentc 
luo- 
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iogo> il quale perchè fu pollo in 
ubbio dal Difenfore del Sig. Nigri- 
d!ì, qui viene diflefa tutta la {lo¬ 
ia , ed informato, come accadde que- 
to raro fenomeno , il quale in ve¬ 
rità non era flato p’ofto con tutte le 
nircoftanze dovute , onde l’Qppofi- 

l;ore merita compatimento . Corro¬ 
bora quella fua oflfervazione con un* 
Itra confimile riferita dal Sig. Contep. 
Uarfilli nella fua Diflert azione della 
generazione de funghi ; come collau- 

♦orità di Monjign. Lancifi, che nella 
ifpofla al fuddetto efpreflfamente vuo¬ 

le , nafeere funghi dalle membrane d’P* l7* 
mimali morti , e finalmente con un* 

.ltra oflfervazipne riferita dal Sig.de 
|Blegny , e colla figura de’ funghi na¬ 
ni dentro il vafo. 

Seguono le oflfervazioni fatte dal 
nofìro Autore intorno al fiore dell’p ,$0. 
t\loè Americana , ed al fugoflillan- 

;e dal medefimo, delle quali già ne 
ibbiamo parlato in altro Giornale 
a). Troviamo qui aggiunta una Let- 

;era del famofo Luca Scrocchio 3 Pre-p. 15y 
fidente dell’Accademia de’Qrriofidi 

Germania, fcritta al noftroAutore» 

H s ia 
C a ) Tom. IV. Art. IV. p. 87. 
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in cui gli dà avvifo d’un’altra Aloè l 
fiorita l’anno 1669. con la notaefat. 1 
ta di quanti fiori avea ciafchcdun ra- ! 
mo, della quale fatta in fine la fom- 
maj afeendono al numero di 4610* 
tanto e abbondante in un tronco te¬ 
lo , fupplendo in tal guifa alla lun¬ 
ghezza del tempo in fiorire con una 
moltitudine (terminata di fiori . A 
quella è anneiTo V e firatto d’unaltra 
Lettera del lodato Sig.Carli, Verone- 
fe, il quale fi duole, che l'^Aloè , fi 
chiami da tutti ^Americana , quando 
egli Ma vuole Italiana , anzi cittadi¬ 
na, e patrizia di Verona, per aver¬ 
la veduta fiorita molte volte filile 
balze più. fcoiceie della Riva del La¬ 
go di Carda, che non ha cemmerzio 
veruno con 1* America , e così altre 
fiorite in Verona. V* è a quefìa la 
r ifpolìadel Signore Scarella,nella qua¬ 
le fa vedere , doverli ciò noni odante 
chiamarii Americana coll’autorità del 
Camerario, il quale ha dato notizia 
del quando c fiata portata in Italia, 
che fu nàÌY anno M olirà , che 
fu, ed è frequente l’ufo di dar il co¬ 
gnome alle piante dal luogo del na- 
feimeno primiero . Egli fofpetta , 
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tic il Calceolati, gran Botanico Ve- 
&nefe , che aveva un fuo podere a 
ìvole > poco lontano dalle accenna¬ 
nti , avelie trapiantata alcuna ra- 

ica di quella Aloe fu quelle, la qua- 
i germogliando con molteradici,co- 
jf è fuo naturale , averte moltiplica¬ 

la e fi forte fatta col tempo paefa- 
b : ovvero, che dopo il Calceolari il 
’ona, averte fatto lo ftelfo . Non 
l crede moltiplicata per via di fe- 

ae , sì perchè al dire dell’ stipino non 
aatura si facilmente in Italia, sì per- 

hè no il è così leggiero , o piumo- 
d, che il vento tralportare lo porta, 

ome fece > già molti anni fono , la 

mìx,a annua acre con foglie di Li- 

il ria del Morifone, la quale avendo 
i fuo feme di Erigerò piumofo , il 
Mento trafportandolo per tutte le cam. 
ragne circonvicine all Orto de’feni¬ 

lici di Padova , s’è fatta non folo 
requente , ma moleftirtima paela- 

ia , conciofrtachè per ogni luogo fc- 

ie ritrova (ino a 14. e 2©. miglia 
ontana dall’orto fuddetto ; il che 
utto fegue a provare con autorità , 

id efempj. 
Avea detto il noftro Autore , nel 

H 6 num* 
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Oum. XIV. ^elle fue ofservazioni in¬ 

torno l’Aloè Americana, che J’accre- 
feimento così fubito di quel grande 

fleto , e d’ un numero sì prodigiofo 

di fiori, modrava, non cfsere , che 

uno [viluppo , la qual’opinione ap- 
prefso i piu fenfati filofofi d’oggi- 
giorno evidente, apprefso altri favo- 

lofa rafsembra . per dimodrare ben 
chiara P idea di quello fatto , il nodro 
Autore Ila fatto inferire a piedi di 

quefto trattato un ramo modruofodi 

Talma dattilifera , nel quale fenza-. 

microfcopio fi vede come fogliono 
{lare quelle gran foglie raggricchiate, 
per occupar poco fico , con quanto 
maravigliofo ed incomprcnfìbile ma- 
cftria fieno incrcfpate, P una fomen¬ 
ti l’altra , e l’altra s’accomodi in_. 

que’piccoli vani , e fpazietti , e a 

guifa di ferpe lì contorca , e s’ incur¬ 
vi , e fegua l’ordine delle prime . 
Dice che vi è flato tanto fugo, e tam 

to empito , che ha badato per al¬ 

quanto ingrandirle, e fvilupparle^. > 
ma non per affatto allungarle, Spie¬ 

gare , e didendere tutte le fibre lo¬ 
ro, e le trachee, che rodarono mol¬ 

to ridretee nelle loro nicchie , come 
pa~ 
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alefemcnte fi fcorge nella da lui ef- 
ofìa figura. 

Segue la relazione di varj mofìrip. 19?. 
on alcune rilicfiloni , di cui favellam¬ 
mo in un nofiro Giornale ( a ). In 
uefta però fono molto giunte , fra 

le quali è curiofa la notizia di que* 
(nifi moftruofi capponi, che fono mo-p''57, 
frati da ciarlatani con un corno fui 
apo in luogo di crefta. Scopre Fin- 
anno , e fa vedere , efsere un’ inne- 

to , che fanno dello fprone delle gam- 
e fui capo nel modo , che fegue . 

"agliano la crefla ai cappone, o al 
allo , e nello fiefso tempo cavano 

no fprone dal piede d’un’altro più 
ecchio, e fubito l’incaftrano , e lo 
leganofopra il fico tagliato, nel qua¬ 
le come ramicello fopra una piànta > 

attacca , fi rammargina , e crefce 3 
opra cui v’c un’ ameniflìma lettera 
el Sig. Redi, fcritta al Sig. Ceflo- 

i. Fa dipoi menzione di varj gemel- 

uniti, da lui veduti, e di una ra-p^o?. 

la mofìruofa con cinque piedi , in 
|no de’quali erano lette dita. Epio^. 

bizzarra un’ efcrefccnza cornea che 

pporta , nata fopra la tefta d’un gat¬ 

te 
(a) TamX.Artic.X. ^.171. 
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to della grofsezza della baie del dito 
indice, c della lunghezza di due dita, 
e mezzo per traverfo. Vuole non ef¬ 
fe re altro, che un’ ammafs.i mento di 
fibre , o papille cutanee allungate , 
infame invilchiate, e per così dire, 
ferruminate , efsendo infallìbili, rigi¬ 
de , dure , e dell’ indole veramente 
del corno. Spiega, come ciò accada, 
cornenafca, comecrefca, e finalmen¬ 
te, come da fefiefsofi fiacchi, e poi 
torni a rinafeere. Giudica , che di 
qnefìa forta fieno fiate molte di quel¬ 
le corna, nate Sopra la tefta degli uo¬ 
mini, de’quali ne apporta alcuni il 
Liceti, benché fieno fiate onorate col 
titolo di vere corna, deferitte, e di- 
fegnate per tali , con qualche giun¬ 
ta di mano pittorefea . 11 tutto con¬ 
ferma con un’altra efcrelcenzacornea 
ofservata dal Malpighi fovra il col¬ 
lo d’unbue aratore * Nelle Transa¬ 
zioni filofofiche d’ Inghilterra (a) v* 
c una lettera del Sig. Giorgio Ash , 
Scritta al Sig. Dublino, dove l’avvi¬ 
la d’itfia fanciulla ibernefe , da tutto 
il corpo della quale varie corna ere- 

fee- 

* osservazione .* 
C a ) M.Nov.iù^1). n.176. pag.i iozt 
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ogo delle cadute altre nafcevano . 

•(servò, che in maggior copia ufci* 
imo nelle piegature , e commefsurc 
ri corpo, che nelle parti carnofe • 
riti ( dice ) anneffebantur fere , ut 
verruca , quibits etiam circa radicem 
i >» multurn abfimiles inJubflantiafunt 9 
mamvis verfus extremitatetn (turio¬ 

ni , & magis corneam wduant for- 
\am . Conchiude, come prope utram- 
ue etiam aurem extat corriti . Cutis 
t collo nuper ccepit fieri calli fa , & 
nrnea , perinde ac illa , qua in mani- 
us, ac pedibus tft. Caterum edit ipfa> 
bitque firenue, belle quoque dormiti 
ec aliis natura officiis fecus defungi- 
ir, ac fanus quihbet : evacuationibus 

\tmen e]us fexus propriis defiituitur * 
ir. Così va (eguitando il noftro Au- 
ore, coila descrizione d1 altri corpi, 
parti moftruofe, venendo infino a 

nolti delle piante, e delle frutta^ * 
.elle quali ne apporta uno afsai cu- 
àofo (opra un limone , che al vivo?'4®7 
tapprelentava un vero veriffimobru- 
o, de’ maggiori, vagamente di ver- 
,c, bianco, e giallo rabelcato, eco- 
brito. Chi lo mandò in dono al no- 

ftro 
/ 



184 Giorn. db' Letterati1 
fìro Autore , lo accompagnò con una 
dotta fcrittura, in cui efponeva il pa¬ 
rer fuo j cioè , che quello fofse un 
vero bruco , nato dall’ uovo della-* 
farfalla dentro il fiore deporto, e poi 
nel crefcente frutto rinchiufo , dove 

p.i©8.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 efiendo fia¬ 
to quel creduto bruco, che una tube- 

V-l€>9 rofità o callofità tortuofa, lunghetta, 
tubercoluta, e fcabra cafualmente na¬ 
ta , e di varj colori adorna , a guifa 
di un bruco. Ciò conferma pure col- 

p,110'le ragioni , e con altri cfempli con- 
fimili, di frutta, piante, e d’erbe, 
in cui diverfe figure d’animali, odi 
loro parti, come per giuoco della na¬ 
tura, fi veggono. 

Terminata la relazione de* moftri , 
fuccede la Difiertazione del nortro 
Autore De arcano LenticuU paluftris 

p.i 11. 
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mine , ac admiranda vegetazione 5 
cui già ne demmo l’ertratto ( a ); 

:come demmo i’ ertratto della fua__* 
nova feoperta delle uova, ovaja, c 
ifcita delle Anguille, ( b) che hanno 
ito tanto di compimento , c di lu- 
ie alla naturale fioria : il che tutto 
iene illuitrato colle figure in rame 
A tempo cigiugne una Lettera del 
g. Gio. àrtico, Conte di Porcia_> , 
Xtiflìmo Cavaliere , e d’incorrotta_* 
de , nelia quale ci avvifa che nell* 
ino 1700. in un certo vivajo porto 

un fiumicello di una fua villa vici- 
il > dove molte anguille fi curtodi- 
ino, fe ne trovò una piena zeppa d* 
ava . Chiunque > dice , la vide di 
nelle buone perfone, che non fentiva- 

» molto avanti nella Filofofia naturale, 
fece il fegno delia Tanta croce.* , 

da tutti fu concbiufo3 che leanguiU 
nafeevano dalle loro fetnenze. Con- 

aiudono i prudenti raccoglitori dei- 
opere Iparle del nortro Autore col 

ferire la definizione d’una pietra 
fai curiofa trovata nella vefcica d’ 

* un 

Tom. V. Artic.X.p. 160. 
(h) ivipag. 183. 
* OSSERVA ZIO NE.* 
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un cavallo , di certi infetti marini , 
analoghi alle cimici degli agrumi > 
delle quali già in un altro Giornale par¬ 
iamole di un feroci filmo fcarafaggio not¬ 
turno marino, delle quali cofe tutte ne 
apportano pure la figura in rame. 

ARTICOLO IV. 

Lettera II. del Sig. ^iCOSTll^O S0- 
DERlrNJ , Gentiluomo Veneziano , 
ad unfuo mimico , intorno all’ar¬ 
te metallica . 

§. i. 
Delle flama2ione,0 fia, fecondo il comune 

parere, trafmut azione del ferro in ra¬ 
me , per megzo del vetriuolo * 

5> Ella creduta trafmutazione del 
ferro in rame , ne i tempi pre- ! 

jj fenti così nota, e comune, pocone^» 
hanno hfciato fcritto gli antichi , o 

„ perchè non creduta da loro, o per- 
„ che non hanno voluto opporli a ciò 
,, che al comune parere fi (limava co- 
,, fa reale . Giorgio Agricola nel libro 

IX. de natura foffilium lariferifce in 
■» riflrctto, fcnza ricercare a fondo, fe 
» fia vera , o no la detta trafmutazio- 

3, ne > 
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ne*, e delle ragioni e pratica di ope¬ 
rare poco ne parla . Riferifce fola- 
mente > che nel caftello di Smolenfco 
Situato nel monte Carpato in quella 
parte dell’ Ungheria , che Dacia vien 
mominata , fi cavi acqua da un poz¬ 
zo , che polla in canali di legno , e 
melTevi entro porzioni di ferro , fi 
convertifca in buon rame } e che ciò 

■provvenga dal vetriuolo > di cui è in¬ 
fetta quell’ acqua. 

3, Quella converlione 5 fecondo la co¬ 
mune fentenza , da noi però eviden¬ 
temente riprovata > è uno de* più fo- 
di fondamenti degli Chimici, chenu- 
drifee in loro la fperanza della tr^af- 
:mutazione de’ metalli . Faremo per¬ 
tanto con evidenza comprendere il co¬ 
mune inganno > e per dar metodo a 
quella cognizione , riferiremo prima 
la pratica della fcamazione-, in ìecon- 
do luogo le ragioni evidenti > 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 quella pre- 

r tefa trafmutazione fi faccia. 
5) I. In que’ luoghi , dove trovano 
vene di rame , gialle, magre di me¬ 

tal- 53 
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5> tallo, e abbondanti di folfo, c mol \ 
„ to utile quella operazione : peraltro 
„ chi volelfe farla, dappoiché il vetriuo ; 
,, lo è ridotto in fale , non tornereb : 
„ be il conto. Nella valle Imperina d 
„ Agore, dove quelle forte di vene fo 
„ no abbondantiflime, lì opera nel mo< 
„ do i nfraferitto. 

„ Sotto certi tezzoni aperti da i la- 
„ ti, e coperti al di fopra, lì 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 rofta lì pongono legna, ecar- 
„ bone > e cosi li va dimezzando anche 

fra i fallì con qualche legno, accioc- 
,, che polfa palfarvi 1’ aria, e la vam- 
„ pa del folfere accefo. Quelli monti , 
,, quadrati , e bislunghi lì inlutano di 
„ quella terra di cui lì c fatto il fon- 
„ do alla rofta , che più a baffo dirò 
,, qual lìa , e copertala tutta, fi dà fuo- 
,, co da quattro lati al difotto, il qua- 
„ le accendendo la vena al difotto per 
„ lo gran folfo, di cui cui ella e infet- 
„ ta, fi va comunicando lino alla fuper- 
„ fìcie, e per più meli ne sfuma il fol- 
„ fere } che nella fuperfìcie lì fa molto 
?» grolfo , e fulìbile , venendo raccolto 

da- 
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tagli operar) in quantità. 
>, L’intenzione di quella roftitura, o 
(Calcinazione fi e per afeiugare la ve¬ 
na da quel gran lolfo , di cui e in¬ 
fetta, a fine di renderla facile alla fu¬ 
sone , e di prefervare il metallo, che 

darebbe confumato nella fornace dal 
folfcre accefo : il quale a fuooo così 
lento di rofta non lo confuma . Sfu¬ 
mata perciò la iuddetta rofla di ve¬ 

na , fi fcuopre, e i fallì , che vi fu¬ 
rono podi gialli, fi trovano tutti rot¬ 
ili , e nella circonferenza tutti ridot¬ 
ti in calce rolfa; e nel centro , do¬ 
ve non arrivano a tanto il calore del 

foifo , e’1 fumo eflìccante di lui, vi 
fi trovano alsai fmarriti del colore-* 
giallo tra d’altri colori , azzurri , 
paonazzi , e ferrigni , dagli operar) 

chiamati pefla terra. Vi fi fa poi col 

martello leparare la calce rofsa della 
circonferenza, al meglio che fia pot¬ 

abile*, e 1 centro, duro ancora, e la¬ 
pidifico, con corpo continuo, e del¬ 

la ftefla figura della vena cruda , fi 
pone da parte per fondere ne i forni 

da fufione *, e quefto fi chiama ta^zo* 
tie , e le ne cava , come a ltio luogo 

riferiremo, ìoftono, per fare il ra- 
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„ me , che fi chiama rame di fufione 
„ La calce roffa , poiché hi in fé» 

„ tanto rame, quanto i tazzom , pe 

„ effere dal lolfere così potentement 
,, afciugata dall’umido, non riufcend 

,, alla fufione per eficr priva di umide 
„ e per non efier corpo continuo , ■ 
„ quella materia , onde fi cava il ve 

„ triuolo , che veramente poffiamo dir 

,, fale di rame. Qiiefta fi conduce iru 

„ certi cafibni grandi, quadrati, di ta 
,, vole, un terzo de’quali della mede 

„ (ima empiuti, vi fi fa pattar-4’acqui 

„ di fopra i e quefia introdotta nelle po 
,, rofiti di quel corpo calcinato, e la 
„ fidatavi per ventiquattr’ore > s’impre 
„ gna delle parti Ialine, c diventa un 
,, acqua cratta , c verde . Etta poi pei 

„ una fipina di quel caffo ne fi fa ideiti 

„ dolcemente in un’altro, acciocchède 
,, ponga ogni parte terrea *, e la calci 

„ roffa priva di lale , e di metallo calci 
„ nolo, fi porta fiotto itezzoru,per fa, 

„ fondo , e coperta alle roflc di nuov, 

„ vena minerale, come di lopra fi è det 

,, to. 
,, Schiarita l’acqua verde, fi fa ri!, 

,, pafsare da quel caffone per canaletti d 
„ legno nello caldaje quadre di piombo 

„po- 
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polle l'opra i fornelli > a fine di ritin¬ 
gerla in fale con l’evaporazione. 

,, Nel tempo iftefso , che fi opera pe»* 
ri (Ir ingerla in fale, fi opera per la fta- 

mazione j imperciocché nelle caldaje 

di piombo., ove bolle quell’ acqua vi- 
triolata , fi pongono certe calfelle di 

legno , piene di buchi, e in else quan¬ 
tità di rugginofa , e anco de 
i pezzi di ferro crudo nella llefia cal- 

daja alle parti. Nel bollire pertanto, 
che fa l’acqua vitriolata , quel ferro 
delle cafielle viene dalla ftefifa corra 

fo, e ridotto in calce roda . Si vota 
no fpefio quelle .cafielle ,di ferraxxcL» 
in una conca di rame, fatta a crivel¬ 

lo , e quella s’immerge in un’ altro 
, cafiònedi acqua , Icotendo , e rime- 
, nando il ferro, ad oggetto che l’acqua 

introdotta ne’ buchi della conca d 

rame , fpoglj la fuperficie dei ferro 
corrofa dall’acqua vitriolata, eridot¬ 

ta in calce rofsa, che precipita nel fon¬ 
do di detto cafsone , che ha Tempre 

.acqua, e ne va giungendo di nuova , 

per chiarificare la materia , che en¬ 

tro vi fi pone. Si rimette il ferro la¬ 

vato nelle prime cafseJle, e nella cal- 
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daja , e così fi va replicando, finche ì 
v retta tutto corrofo. 

5> Vedutafi poi dagli operarj 1* acqua 

„ delle caldajc con tela di fopra , fatta 

33 pingue, fi fa ella pafsarc in cafsoni di » 

3, tavole, ove fe ne precipita in due o 
,, tre giorni la maggior parte in fale,ma; 
3, non più così verde*, e quella, che non: 

„ fi fifsa , fi fa di nuovo sfumare. 
„ In tal guifa fi va operando una oduei 

fettimane, e poi dal cafsone, ove fi 

„ fece deponere il ferro corrofo dall’ac- 

„ qua vetriolata, fi leva tutta laequa, 

33 e vi fi trova gran quantità di ferro cor- 
55 rofo, ridotto in calce rolsa . Quella 

efsendo ripiena di folfo , ed avendo: 
3, bifogno, per f onerla alla fufione , di 

,3 un corpo continuo , ad oggetto che T 

3, impeto dei mantice non la porti in aria, 

-, fi mette in rofta, la quale falli di car- 

3, bon forte, o con badili ; efsendo co- 
3, me cretofa per la umidità deil’acqua, 

3, fi va ponendo fopra il carbone , ri- 

33 polla tutta (Irato fopra ftrato di car- 

,3 bone , e graflura ; così la chiamano 
,3 volgarmente. Si dà poi fuoco al car- 

„ bone, e finche quello fi coniuma, ne 

„ sfuma grand’odore di folfere . Il crai- 
„ fo 



Articolo iv. 195 

fo del folte re, e lo ftringer del fuoco 

la riduce in maffi quali lapidificati, e 
cosi rende il corpo continuo, accioc¬ 
ché poi ha nel forno facile alla fuso¬ 
ne . 

„ Terminata la rolli tura, fondefì col 
ino meilruo per la manica , come lì 

fonde anche il rame > e ne elee ra¬ 

me nero, il quale ha bifognod’efser 
raffinato , come il rame di fuhcne *> 
e parte ancora n’cfce dalla manica in 

flone, che ha bifognod» novelle rodi- 
ture, per efpurgario dal foifo. 

jb> Quello pertanto, benché un poco 
induro, é realmente rame , cavato da 

•quel ferro corroio dai vetriuolo. Ad un, 

•que c vera la trafmutazionedcl ferro 
lin rame? Idue iuticgucnti capi feior- 
iranno il nodo, e faranno toccar con 

:mano c fenlibiimente 1*inganno, 
j, IL Nel capo antecedente dovendo 

riferire una operazione meccanica , ci 

bifognò dare attaccati a quella opera¬ 
zione con termini ordinar) , e coru* 
efpreffioni adattare , per far chiara¬ 

mente comprendere la mcJelima. In 
quedo dovendo noi produr gli argo¬ 

menti per io dilinganno delia creduta 
trafmutazione di ferro in rame , vi- 

Tomo XXVIL I - fo. 
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» fognerà un poco più follevarci. 
3, Per giungere all* intelligenza, eal- 

33 la prova della noftra propofizionc, e 
3, far conofcere, che il ferro non fi tra- 
3, muti in rame, e donde fia quel rame, 
,, che fi trae pervia della (Umazione , 
jj è aeceffario premettere alcune cofe. 

„ Da tutte le cofe follili fi cava il 
,, Pale per mezzo della calcinazione. Di 
9) quefto non fono privi ne meno i ve- 
„ getabili , dalla cenere de’ quali e’ fi 

cava* Se ne trova anche ne’corpi de- 
„ gli animali, le cui offa abbruciate ci 

dannoilfale. Chi chiamò l’uomo 
„ crocofino, cioè picciolo mondo, non-» 
,, prefe errore in cosi nominarlo: men* 

tre in efso icorgiamo tutti gli effetti, 
„ che nel globo terracqueo e sferico la 
„ natura produce. Il vegetare de’capel- 
3) li, e de’peli opera come la terra ne’ 
„ vegetabili > il circolare del fangue nel- 
,, le vene figura il corlo de fiumi : le tre- 
„ pidazioni c fono immagine de’trcmuo- 
3, ti: i fuchi, che fi lapidificano nelle 
„ reni, rapprefentano il lapidificarli che 
„ fi fa nelle vifeere de’monti : gliftiU 
j, 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 ai folftre può pareg¬ 

gi a rii *> le potenze dell’anima alle Tu- 

jperiori potenze, ed intelligenze, ec. 
Ma tornando al proposto, quefto Ta¬ 
le , che è il condimento, e il princi¬ 
pio di ogni cola materiale , fe lì at¬ 
tragga per l1 alito dell’ aria , che ha 

iil ieme di tutte le cofe, o pure dai 
inutrimento de’ cibi, non polliamo li- 

curamente affermarlo : per non erra¬ 
re però (i può all’uno ed all’altro attri¬ 

buirne l’effetto. 

Quello Tale Topraccennato, credu¬ 

lo uno de’principj delle cofe materia¬ 
ti, le quali ridotte con l’arte ai loro 
principio, lì convertono buona parte 
in Tale > fecondo la Tua configurazio¬ 
ne di atomi ha il Tuo Tapore, pun¬ 
gendo il palato , con cui lì gufta.-» . 

Quello del fai comune c di una Torta: 
quello del nitro è diverio dal Tale , 

thè dichiamo vetriuolo: tutti corro!!- 
m 

;i. 

, Una vena di terra , benché Tenza~. 
tnetalio, quando fia meTcolatacol Tol- 

:cre, a proporzione calcinata , darà 
"al corrolìvo . Ogni vena , per me¬ 

lali ica che fia , abbondante di Toìfe- 

re, li calcina coi Tuoco, epor:a nell1 

li „ ac- 
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S) acqua , imbevefi quella del fale di quel 
„ metallo, di cui era pregna. Sec la- 

„ le di Marte, lo diremo vetriuolo di 
„ Marte: Cedi Venere, vetriuolo di ra. 

,, me, ec. 
,, Tutti quelli Tali hanno forza di cor- 

% rodere, per gli atomi acuti , che li 
5, compongono . Il lale di Marte però 
,, fatto bollire col ferro, non darà mai 
5, ftamazione ; nc la darà ùmilmente-, 
„ quello di Venere, quando però non», 

,, fi a verde. 
3,11 vetriuolo Romano,che viene eftrat- 

3, to da terra bituminola, che tinge in 
„ nero, ed ha Jo Hello fapore , che il 
3, vetriuolo di rame , non fa ftamazione, 
3} perche ha (blamente ilcorroftvo, ma 

„ non il metallo. 
3, Se quello c vero, come c verifti- 

„ mo, la pretela converlìone del ferro 

3, in rame non provviene per facoltà , 

„ che abbia il lai puro di quel metal- 

3, lo . ma provviene per le parti di ra- 

me, che in fe quei fale contiene. 
3, La ruggine verde , che fa il rame 

,3 fufo^ polio ne i luoghi umidi, come 
„ pure i colori verdi, che lì trovano in 

<3, vene naturali di rame, i quali fulì li 

,> convertono in r*me > danno a dive- 
>> dere, 
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dere, che quel color verde è il rame1 
medefimo. Chi prenderà le lamine-» 
di rame, e le porrà invafochiufo > 
firato fopra {Irato di lamine e zolfo, 
e a fuoco di riverbero calcinatele ve¬ 

drà chiaramente ufeir l’acqua verde, 

della quale fi fa un Tale fimi le al ve¬ 
tri uolo, che fa lo fleffo effetto di da¬ 

mare il ferro , come fanno Tacque-» 
vetriolate , che hanno eftratto il Tale 

dalla miniera arroflita. 
,, Di cento e venti libre di ferro, che 
fi pongono alla corrofione nell’ acqua 
vctriolata, fi cavano, come ci fa co- 
nofeere Tefperienza, ioio quaranta-» 

libre di rame. Se così c, come mai 
fi potrà affermare, che il ferro fia-* 
convertito in rame, mentre dovreb¬ 
be , oltre al pefo del fèrro, creicere 
anco il pefo della porzione del rame, 
che fi trova nel vetritiolo ? 11 ferro è ca¬ 

lato due terzi -, il vctriuoloha depoftà 
la porzione di rame, che in fe con¬ 

teneva ; ed il metallo , che refh , c 

folo il terzo del pefo del ferro. Qui 
fi potrebbe interpellare, dove vada-, 

il ferro , che manca al pefo . Scio¬ 
glieremo ancor quello dubbio con la 

ragione, e con l’evidenza. 

I 3 Con 
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3, Con la corrosone, cheli fa del fet- . 
,3 ro 3 quel corpo metallico tutto fi ri- 

v duce in minutifilme fcaglie, le quali. 

33 per la maggior parte fi abbruciano 

33 ncllaroftitura, che fi fa avanti di met-. 
3> tere la graflfura alla fufione , che c 

3, piena di folfere. Partefe ne abbrucia. 
3, nel forno di fufionei e parte ne refia. 

3, nello fìcfib rame: il che ciprovala^i 
,> durezza di lui, maggiore di quello di 

.3, fufione. 
33 Nella raffinazione parimente , che 

33 fi fa del rame di (Umazione , è fuc- 
33 ceduto agli operar) di vederlo nel ca-; 
33 tino iepararfi dal rame , di che ac-i 
3, corgendofi, cacciano un ferro freddo) 
33 nel catino del rame fiifo, perrafred-: 

3, dare (così credo io verifimile , norusi 
33 avendo coftoro altra ragione, che la 

33 pratica) e per impedire 3 che il bollir) 
33 del metallo non faccia quefta temuta 1 

3, feparazione. 
33 Se ciò non batta, riferiremo, elici 

3, abbiamo fatta un’altra oflfervazione , 

3, la quale prova pienamente il nottro 
3, adunco . Si fece pefare una mifura di 
33 vctriuolo vergine, che non aveva boi-: 

3, lito, col ferro , al confronto di una 
,3 mifura di vctriuolo ttamato, e fi trovò 

„ quel- 
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quella mifura eguale delio ftamatocf- 

fere un terzo di più pefante il che 
chiaramente dimoftra, che una por¬ 
zione del ferro corrofo del vetriuolofi 

riduife infale di Marte unito al Tale di 
Venere *, e quello fu un potenti (fimo 

negro per le tinture , come ne abbiamo 

fatta la prova . 
,, Diremo ora, cofafia quella fiama- 
zione , con le prudenti cognizioni rcn- 
duta più facile alla capacità de’princi- 

pianti nella metallica. 
,, Ella è dunque una precipitazione del 

rame, che fi trova nel vctriuolo 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 un pafio indietro, 
riflettendo al primo capitolo della pra¬ 

tica del farlo, troveremo più che ve¬ 

ra la noflra propofizione. 
iy La venaarroftica mafficcia gialla-*, 

ma povera di rame, ciac fi è dimoftrata 
| da noi per la maggior parte calcinata, 
• fuorché nel centro, è della fletta figura 

di prima, che fi pofe in rolla. Qual 
ragione vie, che nella circonferenza 
calcinata non vi fia tanto rame, quan¬ 

do nel centro, detto tazzone ? Se il 
I 4 „ taz- 
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l) tazzoneadunque ci dà tre per cento di i 

„ rame, con la purgazione però di tanti 
„ fuochi, perchè la circonferenza noii_». 
,1 ha da avere la fteifa porzione di rame l 
>> Lo ha certamente , ma per le ragioni] 
,, dette di fopra non è capace di fulione *, 
„ perciò l’arte ha trovato il modo di 

j, ftraerlocon l’acqua, e di farlo preci-; 
,, pi tare col ferro. 

v LIn’ altro fatto di evidenza ci dà la 
,, prova, che nel vetriuolo vi ha il rame 3 ; 

,, e che il ferro non fi trainanti . Noi ab* ; 

„ biamo ftudiate tutte le forme per in- • 

,, tendere quella (lamazione, non tratta-j 
3 y tadaalcuno. Abbiamo prefa una por¬ 
si zione di quella grafiura, cheli racco-J 
i, glie dal ferro correlo con l’acqua ve- i 
,, trioiata, che poi fi fonde in rame s c 

„ ben afciugatala, e fattala in fottilihi- 
s> ma polvere, l’abbiamo polla attorno 
,, ad un buon pezzo di calamita, la quale I 

,, fi vefli iubito di minutilfime fcagliet- i 
,, te di ferro, che erano mefcolate con* 
,, la polvere di gralfura. Quello fi repli- 

,, cò molte volte, il lopravanzo fi fufe 

„ in perfetti (fimo rame, e 1 ferro reflò 
,, lempre ferro. A queftaevidenza piegò 
„ il collo la ingannata ignoranza , che», , 
,, combattea oltinatamence ia poltra prò i 

,,po. 
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pofizione , e fi difingannò il Chimico 

che credea la trafmutazione del metal¬ 
lo , fopra la quale fondava le fue fpe- 
Tanze anche negli altri metalli più no* 
bili. 

L agiallamina y cornee noto, tinge 
iil rame in color giallo, il quale mu¬ 
ltando colore , fi chiama ottone. Lo 
’fteflfo rame con arfenico, ed altri in¬ 
gredienti s’imbianchifce. Non fi po¬ 
ltra perciò dire di quello , che fia mu¬ 
tato in oro, o in argento, ma bensì fat¬ 
to del colore di que’due metalli. Così 
udiremmo del ferro : fe la facoltà del ve¬ 
ltri uolo lo con vcrtifie ne 1 colore del ra¬ 
me, lo diremmo ferro tinto del color 
del rame ; ma le realmente quello di- 
iventa rame , non polliamo più dire-* , 
iche il rame fia nel vetriuolo , di cui ci 

iferviamo per la corrofione del fer¬ 

ro. -, 

Se la fpeculativa confiftefle folamente 

negli argomenti dalla ragione dettati : 
come ferve negli enti di ragione, e nel¬ 

la meditazione delle cofe fopranatura- 

li j non farebbe neccflaria 1* ottica, ve¬ 
ra direttrice alla cognizione deg/i enti 

preali, c materiali. Chi nella filofofia, 
fi ferve di quella, molto impara , ed 

I f » ar- 
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,, arriva a iapcre lecofepcr le lor vc- 
„ re cagioni. Qucfta ci ha molto illu- 

minati per intendere i mifìi , e da 
„ quelli, e dalle loro configurazioni ci 

„ ha fatto comprender le operazioni deb 

,, la mcdcfima. 
„ Per maggior prova di ciò , diremo 

di aver procurato di trovar altra ma- 
„ teria5 che precipiti il rame 3 che è 
3, nel vetriuolo j e di averla ritrovata . 

„ Quefto ci fervi folo per certificarci del 
vero/e in detto vetriuolo vi folle rame. 

3, Del refto non torna il conto per l’utile, 

,3 e per la lunghezza , e difficoltà dcllo- 
5, perazione a fervircene. Lo facemmo 
3, adunque con diverfa materia 3 nella 
33 quale non era alcuna 5 benché minima 
33 porzione di ferro. Qucfìa materia per 
33 ora non ve la polliamo comunicare , 
33 contentandoci di goder in noi Pelli 

33 d'intendere ciò che molti 3 che hanno 

33 {indiato più di noi 3 non hanno intefo, 
pronti però a farla vedere in fatto 3 

„ quando foffic impugnata la noflra 
u reale propofizione. 

33 Abbiamo fentito dire da un filofofo, 
33 ancor vivente ( il quale , fe lafferà 
,3 fcrittociò che dice cd intende, porrà 

,5 in digredito le opinioni de’ filofofi 
an- » 
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antichi del primo rango ) che non 
ci fìa più incerta prova di quella dell 

occhio. Se in fatti confideriamo ciò 
che pajono le cofe in diftanza,la ragio- 
ne ce le fa conofcere diverfe da quello 

che l’occhio ce le dimoftra . Se confi- 
deriamo lo fcintillar delle (Ielle,all’oc¬ 

chio ci pare, che tremino, e pure to¬ 

no filfe nel loro Cielo , e non fi muo¬ 
vono , che al loro corfo girate dalla iua 
sfera : la via lattea è una congerie di 

più piccole (Ielle, e pure ciò non 
appare: i due luminari maggiori, nel 

loro fpuntare, e tramontar da! noftro 

orizzonte, ci pajono più grandi, che 
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, 

’ fcmbra, che la terra cammini, e pure 
’ è la nave, che viaggia . I renai nell’ 

acqua pajono curvi, e pure fono dine- 

’ ti, ec. Chi volefie aflicurarfi de 1 mi- 

, (Ieri della religione con 1 occhio, per- 

| derebbe tutto il merito, che (la nel- 

, la fede. 
„ Grazie al fommo Creatore di tutte 

, ìè cofe , che ha accompagnati col fenti- 

méto del vedere gli altri quattro,fopra 
* I 6 » * 
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„ i quali rivedono direttrici le poterle 
„ dell’anima,che col raziocinio decide di 
„ quanto rimane incerto per la cognizio- 

„ nefenfitivadi quelli! 
„ Sia dunque la ragione , unita alla 

,, fperienza , il fondamento d’ogni fup- 

», pollo nelle cofe materiali j e fe il diler- 
„ tante della noftra arte metallica vede! 

„ un metallo del color dell’oro , non di- 
„ ca, perchè locchio me lo dimofira* 

„ peroro, lo è: lo conlìdcri per minu- 
„ to , ne faccia la fperienza {opra la co- 
3, tc, nefcandaglj il pelo, ladurezza , 

lofplcndore,ec. 

„ Cosi chi pretende di capire, in qual 
,, forma la noflra {lainazione fi faccia , 
,, fi avanzi con ofiervtzioni, ragioni, cd 
„ cfperimcnti , come fi c fatto da noi ,ad 
,, indagarne il modo. 

,, 111. Ne i precedenti due capi abbia- 

,3 mo riferita la materia, da cui fi cava 
,, l’acqua verde vetrioiata, e la pratica 
„ delFopcrare. Ora ci convien riferi- 

„ re le ragioni, e ’1 come, e perche 
3, ciòfucceda. 

,, berquanto l’ottica, e la praticaci 
dimoftra, il ferro è un metallo duro, 

„ ma molto fi brolo , e perciò facile ad 

$> entrarvi gii 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 minutifli- 
mi, e quali inviabili atomi fi ritrova, 
oltre di quel lo è infetta di molta oiea- 

ginofità di quel lolfere abbruciato nel. 
la calcinazione della miniera: acqua 

ripienadi iale fifio, come il vetriuolo ; 
talché , non ottante che omne grave 
tendat deorjum, e che perla loro fif- 
fczza non ci ha cola più grave de’ me¬ 

talli, vicn nondimeno impedito a que¬ 

gli atomi così minuti di cadere al fon¬ 
do , Per ifcioglicrli adunque da quello 
impedimento , bilogna folver quel 

corpo, che gl’ impedilce. Quella fo- 
luzione fi fa in due maniere, l’una con 
l’ebollizione col caldo , l’altra col fred¬ 

do con l’addizioned’altrocorpo fluido 
per rarefarlo. 

„ Tutto quello noi fpiegheremo ora 

in pratica . il fuoco della fornace, che 
riicalda il fondo delle caJdaje di piom¬ 

bo piene di acqua vetriolata col ferro, 
come dilli difopra, faccendo bollire 

quell’ acqua, nel bollimento fconvol» 

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 , ed in quelle cavi- 
tà fatte dalla corrosone precipitano 

„ gliatomi del rame, che da quell acqua 

,, fi vanno fciogliendo. Di ciò ne dà pro- 

,, va l’evidenza del fatto, e la ragione 
cavata delle oifervazioni fopra quell’ 

„ acqua vetriolata,la quale,piu che bolle, 
„ e precipita il rame , fi fa più torbida, 

,, e fi vede fopra lo fteflfo ferro cadere una 
„ terra gialla , non per Lavanti veduta 
„ nell’acqua vetriolata, che noi diremo 

„ il corpo delvetriuolo.Qucfta. terra giai- 

„ la coprendo il ferro, fa , che più non 
„ non fi avanzi la corrofione,e la preci- 

„ pitazione : perciò bifogna , come dilli 
„ nel capitolo della pratica, lavare il fer- 
„ ro nell’acqua per levargli la fcorza fta- 
„ mata, e quella terra gialla, cheottu- 

„ ra le cavità del medefimo . (Quella 
,, terra gialla calcinata con fuoco poten- 

„ te di carbon fòrte > ed afciugata dall 
„ umidità , e olcaginofitàdel lolfere ,a 

„ mifura de’gradidd fuoco fi va faccendo 
,, róflfa 5 come il bel minio, c fenc fa an 

,, colore perfettilfimo per dipingere a 

,, frefeo fopra i muri*, ma nelle tele , 
dubito che farebbe corrofiva*, là dove 

„ nel muro feria più preia.) 
99 li 
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,, Il modo di fare a freddo la precipi¬ 
tazione fuddetta ci dà maggior cer¬ 
tezza della ragione , e del modo di 
quella operazione i mentre benché più 
tarda ( poiché il lolfo nel vetriuolo fi 
fcioglie più facilmente col caldo) con¬ 
fuma però minor quantità di ferro, e 
dà rame più perfetto. 

Leggefidi certo pittore, che volen- 
do in un tuo quadro dipingere lafpu- 
ma alla bocca di un cavallo pofto in 
ardenza, dopo aver più volte tentata 
con mefcolanza di più colori l’opera¬ 
zione, gittòper difpetto il pennello 
fopra la bocca di efiò, e con qucll’im- 
paflo di colori fece il cafo ciò che tutta 
l’arte avea inutilmente tentato . Così 
ancora accadde a noi d’intendere que¬ 
lla feconda {Umazione a freddo cafual- 
mente, operando con oggetto diverfo. 
Ponemmo una verga di acciajo in ac¬ 
quacalda vetriolata entro di un cati¬ 
no , per vedere, le l’acciajo, fcrropià 
raffinato, deife miglior rame di Ma¬ 
rnazione . Pofio il catino fopra un bal¬ 
cone , fi conturbò l’aria , e cominciò 
a cadere la pioggia j onde noi dubi¬ 
tando, che quefta rovinafiePoperazio¬ 
ne ci affacciamo per cavarlo, e vedem- 

mo 



2o3 Gtorn. db’ Letterati 

, mo da quello flillicidio pofta in con- 
^ fuiione 1 acqua vetriolata , che fcio- 
^ gliendofis’intorbidava, e nel torbido 

i\ vedea la terra gialla fopraccennata. 
Accortici, che quel corpo fi difcio- 
glica , e clic per tal ragione doveano 
gli atomi di metallo piombare a fon- 

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

v laluperficie dell'acqua nel catino era 
” tutta chiarufima , enei fondo trovarci- 
” ino (opra la verga di acciajo pel dop- 

pio ingcoltata prima la terra gialla , 
” che pure come leggiera ilici fjcilmen- 
55 te , e poi gran quantità di quegli ato- 
” rn di r>mc , che erano nel vetriuolo , 

attaccati alla verga fuddetta , con po- 
yy ca corrosone della medefima,limili ad 

: ■> una calce roffa . Quelli lavati con dilU 
» genza , e circonlpezione per la loro 
v leggerezza, in più mani di acqua chia- 
>> ra, e portati con acqua a i raggj del 
» Sole,fi conolceano chiaramente per ra- 
>, me.Replicato più volte l’eiperimento, 

olfervammo, die dopo lo iconvogli- 
,, mento di quell' acqua vetriolata , ter* 
„ minata la pioggia , lafciando il catino 
,, per quale he tempo lenza muovere nel- 

Jafuperficie, ritornava un’olio, che 
,> con 
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con fa refrazione del lume fìcea di ver¬ 
ità di colori, verdi , gialli , e vina¬ 
ti ; e concludemmo 5 che acquetato 
quel corpo fluido,e non caricato dai pe¬ 
lo dell’ acqua dolce della pioggia,man- 
dava per la ragione di lopraelpofta,Fo¬ 
lio*) e che quello folle il craflo del folfe- 
re,che fi ritrova nel vetri nolo, il quale 
impedilce la deposizione del grave a* 
fondo, e lo trattiene incorporato con 
l’acqua vitriolata. 
,, Di quella evidenza ne abbiamo un- 
certilfima prova nell’ olfervare nell 
Zecca di Venezia l’operazione, eh 
fanno i maeftri * i quali feparano cou 
Tacque forti, compone 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 
luddetta acqua forte, fopra pochi!!!-, 
me brage : e quello pezzodi argento, 
pervia di corrosione, quafi momen¬ 
tanea, fi rilolve nella medeììma , tin¬ 
gendola tutta di azzurro, come il ra¬ 
me la tinge di verde. L’oro, che li ri¬ 
trova in quel pezzo di argento , per 
eSTer metallo affai piu pelante cade nel 
fondo della bozza in minntiSfima fca- 
Slla> detta da’ maeftri pagiola. Vo- 

tana 
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„ tanoper decantazione l’acqua azzurra j1 
„ raccogliendo la pagiola dell’oro ben 

)) lavata , £C« 
3, L’acqua azzurra » che contiene , <5 1 

33 fodiene in fe , per le ragioni di iopra 1 
3, addotte , gli atomi minutinomi dell ar- 
3, gento, la votano in un catino, e ag- 
ri giugnendofele altre porzioni di acqua 
a, fchietta, per rarefare quella cratfa , 
„ gli atomi minutiflìmi dell’argento ca- 
3) dono, come una bianca lanugine, fo- 

pra una ladra di rame, che da nel 
,, fondo, ove magneticamente fi attacca- 
B, no,come fa il rame nell’operazione di 
,, damar fopra il ferro > ma lenzacor- 
„ rodone del rame. Votata 1 acqua, c 
3, afeiugata la lamina del rame con pie 1 

di lepre , fi netta dalla lanugine, che 
poi fi fonde in buoniffimo argento . 
v Quede così chiare ed evidenti ope- 

„ razioni danno a divedere con ficurez- 
za ie prove del nodro aflunto circa la 

, precipitazione del rame, che fi ritro¬ 
va nel vetriuolo, per via di corrofione 
(opra il ferro i e fanno chiaramente 

5 conofccre , che il ferro non fi con ve r- 
]] te in rame, e che nè meno fi tinge del 

3, colore di quedo. 
3, Benché a diffidenza provato abbia- 
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mo, che lanofira (Umazione non fia 
tintura del ferro in rame , nè trafmu- 
tazione del ferro in rame, ma vera 
deposizione del rame efiftente nel ve* 
triuolo , per via di corrofione, ci pia¬ 
ce di aggiugnere qualche altra ofier- 
vazione , e fperienza da noi fatta per 
certificarci di quefio . Due fole ne ri¬ 
feriremo, omettendone molte altre., 
da ognuna delle quali abbiamo ogno¬ 
ra imparato qualche cofa di nuo¬ 
vo . 
„ Certificati, che il rame foflfe nel ve* 
triuolo , tentammo , fe fi potette col 
bollimento, e con la corrofione di al¬ 
tra materia, oltre al fèrro, farlo pre¬ 
cipitare. Ci venne in penfiero per la 
depofizione,e corrofione valerci del¬ 
la (lelfa miniera cruda, come fi cava 
dal monte , fperando , che ficcome 
Simpaticamente il rame al ferro fiat- 
tacca, metallopiu profilino, così po- 
telfe attaccarli alla miniera, in cui an¬ 
cora eSìfieva la matrice, ed il feme 
della generazione di elfoma prefio 
ci difingannò 1 efperienza , vedendo 
nella fuperficie del faSTo qualche tintu¬ 
ra del color del rame, e di altri varj 
colori ,* ma per cagione del continuo di 

3> quel 
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„ quel corpo lapidifico non fi potea pre- i 
,, cipicare il rame fenza corrosione , c 
,, lo fteflb bollimento dell’acqua 1’ an- 
,, dava rodendo dalla fuperficicdel faf- 
3) fo. Ciò, oltre a quello che cercava- 
3, mo, cidimoftrò, clic in un corpo la* 
„ pidificato non potea farfi così facil- 
„ mente alcuna imprefiione, le non con 
„ potente confricazione, o con violen- 
„ ta calcinazione *, il che prova la no- 
„ fìra propofizione dei primotrattato; 
,, cioè, che lapidefinto il minerale , non 
,, fi dia più progrefio al metallo in quello 
„ elidente, sì in purgazione , come in 
,, preparazione. 

3, Palliamo dunque «alle feconde pro- 
,, ve, argomentando così : Se il rame 
,, fi trova nel vetriuoio, e per via di pre- 
,, esitazione, e fimpatia fi attacca al 
,3 ferro, fi potrebbe abbreviare l’opera 
„ lunga della corrofione , e minorar la 
,3 fpefa del ferro. Si gitta via daifab- 
„ bri ferra) gran quantità di fcaglia di 
3, ferro, e gran limatura di elfo. Que- 
,, (la con poca fpefa bollita infieme col 
„ vetriuoio,ci darà rame. Ancor quella ci 
3, andò fallace,mentre il rame non potea 
„ attaccarli, atteiochè non trovava di 
33 far cavità nella corrofione , ma boi- 

„ len- 
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lendo quali tutto mcfcolato , fi può 
•dire, infume, ricevea {blamenteuna 
Semplice tintura , e non potea piu 
(avanzarli la precipitazione, 
t,, Se cosi è, potremo dunque affer- 
tmare con ficurezza , che il vetriuolo 
inon abbia in le facoltà , nè virtù 
di tingere il ferro in color di rame , e 
Itanto meno di trafmutarlo in quella 
ifortadi metallo,* ma bene di unire in 
fe,per ie lopradette ragioni, il rame, 
che fi ritrova ncll acqua vetriolati , 
efìratta da miniera di rame , calci¬ 
nata a potentiffimo fuoco di iol- 

Fere. 
Chiuderò col facro detto dell’ E- 

rvangelio : tAdhuc multa babeo vobis 
dicere , [ed non poufiis portare modo. 
Multe cole di piu intendiamo a que¬ 
llo propofito , che non fi pofiono ca¬ 
pire da’ principi n ti. Anche San Paolo 
diceva : Dum crani parvulus , cioè 

principio odia iua converfione , 
1 utriebar latte , ec. Non poffono nè 
meno in ileritto tali cole fpiegarfìco i 
termini propr), fe non a chi è pe¬ 
rito nella manipolazione di quelt’ ar- 
;e . Dirò dunque con lo fìefio , Ctf- 
wa, cura venero ,difponann quando 

l’oc- 
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l’occafione ci dirà motivo di efiere iti 
atto pratico, farovvi conftare per rea-» i 
li, fondate, e veridiche le mie pio- : 
pofizioni , a onore del iolo Dio Si¬ 
gnor noftro, un raggio del quale il-1 
lumina le noftre menti per ben in i 

tendere. 

ARTICOLO V. j 

Il mondo ingannato da'fai fi Medici, Dif- 
corfi del Dottor Giuseppe Gazo- 

la , Vcronefe , Medico Ccfareo , & 
Accademico Aletufilo, Opera pefili¬ 
ma. Siene piices capiuntur hamo, 
& lìcut aves laqueo comprehen-l 
duntur , fic capiuntur homines in 
tempore malo. Ecclefiaft. cap. 9. In_j 
Praga, per Giovanni May er, 171^ 
in S. paeg. 214. lenza la prefazione f 
c l’indicede* Difcorfi. 

I. T A fallite del corpo eHfcndo forfè 
I 1 la fola di quelle cofc , che P uo¬ 

mo più ardentemente ricerca, e nel me- 
defimo tempo più negligentemente-» 
tralcurail faggio Autore della prc- 
fenteOperetta , per rimedi n e dal can¬ 
to iuo al prilliipaie di quello difordine, 

il 
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Medico, ttimolato più da zelo di 

ita verfo il profilmo, chedamoti- 
Hi gloria , o d'interefie, ha ftefo in 
ini Difcorfi , de’ quali fittamente-» 
tue ci ha lafciato compiti, non tanto 
tlefcrizione della natura e maleficio 

; gravi filmo errore, che la dottrina 
idifingannoe correzion del medell- 
► E per certo, fe fi dee far giuftizia 
lero, quantunque Opere di tal fat¬ 
ile abbia il mondo e delle dotte e del- 
ifignf, la motivata del Sig. Dottore 
iiola, per efiere chiara, ftringata , 
Iftefa con amenità ed a portata do¬ 
lilo, merita, che appunto chi che 
i fe non è del tutto cieco, o granfie¬ 
nte affafeinato , faccia di lei quel 
j» , che P importanza di sì rile¬ 
tte negozio richiede. Perciò lode e 
jitudine fomma doverà Tempre-», 
Inque farà per leggerla , al Signor 
(ore Ciovambatifta Camola , fratel- 
jelPAutore, ed Avvocato e Giu- 
fiifcale meritevolifiimo della Du- 
lamera nella fua Patria ^ il xpiale, 
ila morte del Sig. Do'tor Giuseppe 
iuftamente riconofcieto, che egli 
canto è ri malto privo di perfona , 

che 
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che facea gran parte dell’ onor di fna ca.* 

fa , quanto la città di Verona d'un fog- 
getto egualmente proporzionato a 
renderla illuminata, che illultrei s'è\ 

parimente indotto a non voler celare-»!! 
alla cognizione d’ognuno quelli pochi 
ragionamenti, da’ quali con gran fon-r 

damento fi crede, che fa per dover IN 

uomo ricavare , le da le appofìatamen-r 
te non fi benda gli ocelli, molti e gran: 

vantaggi a prò e giovamento delia la-1 

Iute del corpo *> giudicando, che nel fot*: 
trarli alla ilice dei pubblico averebbe^f 

fatte in una loia due gravidìme perdi-; 
te, e recati al mondo que’ medefim:! 
danni, che v’apporta l’imperizia d’urt 
Medico , cche 1’ Opera vaìorofamentc 
combatte, cdilhugge. 

Ma prima d entrare a dar ragguaglio' 
dei contenuto de medefimi, conforme* 
V obbligo del noftro itti turo ; ci fàrcrrr 

lecito premettere in neretto qualche* 
cola dell Autore, il cui giudicio ec 

ingegno bilogna dire che folle molte! 

diftinto da’dozzinali e V0i’gar: ; mcn-: 

tre allevato , come gli altri , con gli 
errori c pregiudicj delle lolite fcuoley 

appena meflo il piede nell’Umvcrlìtà 

di Padova, per apprendervi la medi-: 
cina, 
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ia , c la mattematica, non mancò dì 
|(to darli alla ricerca e provvedimen- 
di quefti ftudj, Ja coltivazione de’ 
ali dipendendo più dall’ incontrod’ 

.a buona forte , che dalla felicità e 
irfpicacia della mente , mortra ne' 
fai ipontanei amatori un naturale ed 
guito, altrettanto rtraordinario che 

*0, Quivi dunque fotto la difciplina 
i più celebri maeltri, chefìorilfero 
quelle cattedre, portoli all'appio 

fcione di tute’altra Filolofia, ch<t-* 
jdinariamente nelle città d’Italia-, 
in fi legge , avvegnaché in fua Patria 
Ifclfe fatti i Puoi cord, e difefe con 
iplaulo a quell ufanza Conclusemi > 
breve fpazio di tempo sì delle filiche 
pnze , come delle mediche arti s'im- 
a leisò, che da que’ celebratirtimi va- 
i. tuonimi fu giudicato capace d’elfer 
Dimoilo al gì ado del Dottorato in am- Ìlue le facoltà 3 il quale fu da lui gio- 
iamente ottenuto il giorno 17. di 
iggio dell’anno 1Quindi per 
glio imbeverli e deli una e dell’al¬ 
di quefte due arduiilime cognizio- 

> emaifimamcnte per elercicarfi con 
.ggior attenzione in quella del meco* 
Galenico , lotto la direzione del 

Tomo XXVIL K Si g. 
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Sig. Raimondo Gianforti fuo concic-f 

tadinoe Profelfore Primario di medi.) 

cina, fi trattenne nella iftefsa città di 
Padova, dopo la laurea,tre anni conti* < 
imi aprofeguire quefto medefimoftui 

dio, non lafciando intanto di atten; 
dere con affidilità nelle ore più difap-f 

plicatea quello delle mattematiche-» ... 
coll’appoggio ed iftruzione di due ri* 

nomatifiìmi Precettori , Geminiana 
Montanari, da Modana, e Francefcci 

Spoleti,da Lucignano inTofcana. 
E perchè dalla cognizione delle fen » 

tenze contrarie vie più fi dilucida quel i 
la delle fue proprie, quantunque chia{ 
re e fondate, ripatriato il noftro Sig; 

Dottor Gazola l’anno 16Só. fi mi le to-, 
Po a proccurare la conofcenza della prai 

tica Galenica, la qual folamente irui 
teorica avea fino a quei tempo come-, 

aflaggiata, e perciò venuto all’ eferci* 

zio della medefima coll’ afiìftenza d 

uno de’più famofie accreditati Medi*| 
ci della fila città , a cagione di meglio 

penetrarne imifierj, e di confcguirnc: 

i dettami, vi fpefe dietro que’ pochi) 
anni, che li rimafero del fuo prime;, 
foggiorno nella patria. In quefto mcn*i 

tre defiderando di compenfare le per-: 
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te, com’ei diceva d’ unmeftie- 

, elle per efTere iempre-cottidiana- 
iente ilmeddìmo, il paragonava ad 
n’ozio de’più maligni e funefii *, e 
“emendoli molto , che la filofofia_» 

lerimentale jc più Tana, allora difie- 
iinata congranditìimo ftrepitoin qua» 
tutte le principali Accademie deli* 
iropa y fi propagale ancora negli 

nitrii de’ fuoi nobili concitcadini , 

aedo medefimo anno 16S6. fi die. 
s con tutto fpiritoe calorea proccu- 
ìre , che fi ergelle una Letteraria 

dunanza , in cui dietro la feorta de- 
i fperimenti ,, e delle ofiervazioni 
fico-ma ttema tic he fi dovefie a Leo- 
“imeneo del vero mettere a trac- 
tare e .battere firada molto diverbi 
dia calcata . £ tanto fece e fudò , 

ne finalmente in Cafa deSignori Con- 
Sereghi dalla Cucca col nome di 

ccademia degli ^Aletofili > e Lotto 
i auipicj del big. Giovanni Grima- 

, in quel tempo Reccor di Verona, 
venne ad aprir la medefima il gior- 

> di S. Tommnlo Apofiolo dell anno 
Iddetco, recitandovi la prima Pro¬ 

dotte Accademica > intitolati-» , 

K 1 T>2 
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a) De Medicina Dignitate il Signor 

Dottore Germano Beimi , come lan- 

ro fcgucnte il giorno 22. di Febbrajo 

Monfig. Francelco Bianchini una Dii- 

ferta^oue (b) De Embiemate , no- 
tnine,atque inftitnto ^llethopbilorum. . 

Ma invaghito il noftro Autore di 
{correre iV Monde , principalmente 

per avan?.arfi con la viva notizia de 
ì ritrovamenti degli eden nella già 
precotta ed anticipata de i libri, ia- 

pendoche quello che difficilmente s’ 

ottiene dentro ì confini del nativo ter¬ 

reno > ccn non tanta malagevolezza 
?nol:e volte fi c0nlegmfce viaggiando 
nell’ altrui*, prcientandofeli l’occalìo- 
ne , cfieil Signor Giovanni da Pei irò. 
Senatore ampinfimo, doveva portarli 

per la Sercniifima Repubblica di \ e- 

Bezia all’ Ambaiceria del Ke Cattolico 
Carlo lI.Monarca delle Spagne,ebbe la 

fortuna d’ clfere aggregato nella iua 
comitiva, come ancora prefeelto Ira 
una turba di concorrenti per Medico. 

Trasferitoli pertanto in Madrid, nel 
de- 

( a ) Veroni, ApuiiDominicwnde Ruòeif, 
in quarto. 

f b ) Veroni,TjptsFratr * Mcrulormn, An¬ 

no 16 87. ip 
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*corfo di que’ tre anni, che vi fe per¬ 
manenza , non folamente ebbe a dar 

ggio delle fue abilità fra le mura 
"ivate d’una fola Corte , ma bene 
teffo chiamato alla cura di Perfonag- 

riguardevoli, coll’ efito felice dei- 
medefime pubblicamente moftrò, 

ne la nuova manieradi medicare da 

li ofìervata, e non mai piti per Tad- 
letro in quella vafta Metropoli cono- 
iuta,procede va non tanto da un meto* 
> menofallace ed incerto dell’ antico, 

,e da un Profetfore molto cauto 
valorofo nell’operare . Quindi ne 
eque in ogni dotto Spagouolo un co¬ 

tto di lui iopra dell7 ordinario,ed una 
ima nel popolo fuperiore ancora a 

i alunque brama , che ne poteiTe-» 
uere *, la quale tanto più fe gli accrcb- 

, quanto che venendo egli a pub- 
.care nella lingua Caftiglianaun li- 
d, che ha per titolo; (a ) Enthn* 
fmos MedìcoSy Tolitìcos , y ^ftro- 
mìcos, ec. e per cui riportò dalla 
era Reai Maeftà della Regina Vedo- 
Reggente Donna Maria Anna di 
viera, a cui lo dedicò, un regalo 

Dendiflimo di diamanti , diede-# 
K 3 an- 

a ) Stampato in Madrid 1089» 
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ancora più apertamente a conofcere r | 
che egli cfercitava con qualche di din- i 
zione degna di riflefìb la medicina , p 
che fondatamente doveva poi meri- i 

tarfi, come feguì con diploma li 20.4 
Novembre del 1691. d’edere aferitto ; 

nel numero de’ Medici di S. M. Ccfarea : 

Leopoldo Imperadore.. 
Ma dovendo finalmente ritornare in 1 

Italia , volle prima di far quefto paf- ì 

lo, viaggiare la Francia^ fermarfi per : 
alquanto tempo in Parigi, dove la fa-1 
ma fingolarmente tanto decantata de i 

celebriProfeflTori dell’Accademia Reale 
delle feienze,. avea defiato in lui de- j 
fiderio ardentiffimo di vederla , e di 
provarla , direm così, co i proprj fen- 1 
timenti, acciocché da quei gran Saggj, 

che la fo rmavano, ne ritraete da vi¬ 

cino lumi più. lenfibili per. continua¬ 
zione ed aumento-di- quelle fode dot¬ 

trine , che s’era propofto di feguitare. 
Indi pattando a Genova , e di là feor- 

rendo la Tofcana, Roma , ed altri 
Paefi , nell’anno 1696. fi ritrovò in 

Napoli, ove firingendo amicizia col 
rinomatitfìmo Lionardo di Capoa > 
e col famofo Sig. Luca Porzio , cc- 

lebratifiìmi Medici di quell’ infigne 
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:tà, continuò co’ medefimi lettera- 
corrifpondenza , e profetando le 
dottrine, inalterabile la manten- 

. Tornato alla per fine da’vi'aggj’ > 
trimeflb in Patria li 28. Marzo del- 
nno 165)7• cominciò tofto di modo 
dar tal faggio delle fue nobili qua¬ 
li , che queft’anno mede fimo un Ca¬ 
dere della fua città, il quale coti 
'o efempio lì fegnalava nelle filofo-- 

e mattematiche moderne , aven- 
per fuo diporto trafportata dal 

ancefe un’opera, a cui nel noftro 
toma diede titolo di Galenifta con- 
09 non feppe ritrovar foggetto , 
cui fteflfe meglio appoggiata y eh® 
bilicandola al noftro Sig. Dottore Ga- 
; la . Ma dappoiché la fua princi¬ 
pi! vocazione il conduceva a profef- 

l’arte medica, riftabilito che fu 
Verona, per non mai più abban- 

narla j fi diede alla pratica di dfa , 
u per ufficio di carità , che per 
nio , e più per trattenimento e foi- 
: vo, che per amore di gloria, o giu¬ 
gno . E ficcome la fortuna l’avea 
elfo fuori delle ftrettezze del bifo* 
o, e la generofità dell’animo a co- 
:rto di fare ogni minima vigliacche- 

K 4 ria 
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ria per interelfe > così non fu mai pof- ! 
fibile , che fi lafciafie trafportare o 
ad offufcarla co’ pregiudicj della fetta 
contraria e dominante, o ad avvilir¬ 
la con le baffezze coturnate da non 
pochi. Perciò feri vendo egli e decla¬ 
mando da per tutto contra le corrut¬ 
tele di quel metodo di medicare , che 
gli parea altrettanto crudele, che fcioc- 
co , non è facile ridire gli od; , le 
brighe, e le contradizioni, che in¬ 
trepido egli fofìenne. Finalmente do¬ 
po il corio di diciotto anni 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, c dopo aver pubbli¬ 
cato in occafione della mortalità de* 
buoi il libro intitolato, (a) Origine> 
prefervativo e rimedio del corren¬ 
te contagio piftilenziale del Bue , 
dedicato alla noffra Sereniffima Re¬ 
pubblica di Venezia > e da noi pure 
nel noftro Giornale (b ) riferito, for- 
prefo da una fiera e contumace in¬ 

di fpo- 

C z ) In Verona , per li fratelli Merli $ 
1713. in 4. 

( b ) Tom.X.p.%0. 
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porzione, che per alcuni meli lo 
vagliò, avvicinandoli l’ora fatale, 
da un colpo d’apopleifia levato dal 
ondo il giorno 14.di Febbrajo,iòi ftà d’anni ^4.. 

I. Ora per veni re all’Opera, di cui 
m per fare l’eftratto, diremo che 
rt è divifa in cinque Difcorfi, nel 
imo de’quali fa vedere, E)fere me- 
0 flar fenza Medico, che non aver- 
un buono ,* nel fecondo , F.fferci la 

•dicina , ma poter ognuno ejjere me* 
0 di fe mcdejìmo) nel terzo tratta 
la difficoltà della medicina, e dell' 

ranno delle piu famofe fette de’ me- 
fi, e particolarmente degli Lfom ma¬ 
li e feguaci de gli ^nticbhnel quar- 
1 fi contengono alcuni avvertimenti 
■■ • vivere, e conftrvare molto tern¬ 

ia falute > e nel quinto ricerca , 
fia meglio valerfi de medici moder- 

u o Galenifli. E per cominciare dal 
timo, in cui tratta, effere meglio fiar 
i za medico, che non averne un buo- 

5 quantunque la cofa parli da le, 
>lendo pure il nofìro Sig. Dottor 
izola dimoftrare in tutto il decorfo p ^ 
il Ragionamento, che quello medi¬ 
buono è sì raro , come la fenice 

K f nel 
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nel mondo, s'accinge torto a pon- * 
dorar la condotta generale di chi li 
mette agli rtudj , e mallìinamente ) 
di filologia e medicina , e ritrovan-: 
do, che quefli tutti, univerlalmentc*) 
parlando, per ertere troppo ardua 1* 
imprefa , nè di ciafchcdun’ intelletto,,! 
in vece di cercar la natura nel iuo : 
fonte, la traccian fu’libri degli An-' 
tichijor querta , or quell’ altra opinio- : 
ne adottando, che poi fatta lor pro¬ 
pria, come averter colto nel fegno , 
la fpaccianopoi per una verità da non 
poterli contradire; ecco nato, dic’e- 
gli faggiamente , il primo inganno 
che è di fapere lenza fapere > e per- i 
che credon coftoro , che l’antichità 
non s’è ingannata , di credere Umil¬ 
mente, che ianno molto , fe fanno 
ciò che Teppe della, o conobbe. Quin¬ 
di accennati i mali , che da querta 
falla opinione derivano,molila, che 

* ^ M Pcggi°re fi è, ertere partito dalla 
fpeculazione alla pratica, e da una 
metafilica, che non offende , ad un’ar¬ 
te , che molto corta, fe non regge, o 
vacilla. E dette alcune cole fopra ciò, 
per riparare , va loggiugnendo , in 
qualche parte alla piena di sì noce- 

vo- 
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Die inganno, fa meftiere intonare1 
. letto di chi che ha infermo quel 
affo dell’ Ecclefiaftico c. 7. n. 18. 
JIoli effe ftultus, ne moriaris in tem¬ 
ere non tuo ; ficuro di non aver 
accia di malevolo e di fatirico, fe in¬ 
dica o corregge l’errore. 

Pofto ciò, fa vedere per primodi- 
Iinganno , che non c medico1 fola- 
aente chi ne porta il titolo j il 
ual fe baftaffe per effer tale , lafpe- 
ienza poi farebbe conofcere , che 
on fon tali ma che badando all* 
gnorante, che vuol dire al comune 
e gli uomini, quefto nome > qual 
naraviglia in vero , fe vi corron 
oi dietro , e vi beccan via molte 

■ olteancora la mort QyCumftt perle ulum 
i i nullo mendacio majus, diffe PIU 
aio? Vuole intanto, che fi ci pen- 

e ripenfi bene, prima d’elegger 
an medico : ma effendo né per tut¬ 
ti , nè così facile il conofcerlo , fe 
t)cr guarire un infermo fa d’ uopo' 
tono/cere tutto il fiftema della natu¬ 
ra , dante la gran malagevolezza di 
comprenderne parte , qual ripiego 
p più preferibile, fe nonlafciandoil 
predico, che è in tutto in dubbio- > 

K. 6 a 
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appligliarfì a quefta gran madre, e la- 
fciar fare allattefla? 

E qui comincia a ttrigncre J’avver- 
fario; o che le infermici , diccgli, 
fon fanabili, o infanabili, o neutra¬ 

li n* li • Per le fanabili da fe, e per le 
infanabili, c chiaro, che il medico 
c difutile; mentre per quelle la na¬ 
tura loia batta, e per quelle nè la-, 
natura , nè il medico . Rimangon 
dunque le terze, cioè le neutrali : 
ma delle line la maggior parte può 
guarir la natura, e delle altre che 
no , il medico , fc ignorante , le 
peggiora j e, Eccome d’ un fanopuò 
far un malato, d’un malato che mai 
fari per fare? Or nel dubbio d’ aver 
un Medico buono, qual dubbio c’c, 
che meglio ttia non averne nifliino, 
che coll’averlo, pericolarceli mag¬ 
giore de i nofìri beni ? Ma il mio , 
diri taluno, non è tale. O quitta, 
ripiglia il nottro Autore , il fecon- 

P- *3- do inganno, c lo mottra in più ma¬ 
niere , concludendo , che pochifli- 
mi fono, e forfè nifliino, che cerca 
il medico medico. 

Quindi patta a cercar quetto me¬ 
dito da gli effetti \ nè qui pure P in¬ 

cori- 
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ntra , effcndo ricercato , fe i mi- 
lioramenti fieno effetti del rimedio, 

ife della compiendone, del cibo,dell* 
a , e fin del difordine. Ond’è, che 
r far vedere un buon medico, non 

• fogna , dice, mofìrare che fi c gua- 

ko, ma provare, che ha medicato be- 
| , potendo fuccedere, che la natura 
m foto abbia fuperato il male, ma-* 

\tello eziandio cagionato da i mal ap¬ 
rati rimedi E qui fi mette a pro- 

rlo , ritorcendo fra le altre cofecon 

rza l’argomento così: le dunque il 
ìarire è legno d’un buon medicone 
medicafiro talora il medefimo av¬ 

ene, inferitali dunque , che si a 

ii, come al buono fi dee quello van- 
: *, ma dovendo concederli , che il 
•fcdicafìroè un’ignorante , doverafii 

ur non negare, che si nell’uno, co- 

e nell’altro è fallace. Ma che dicia- Ì) fallace} il nofiro Autoredimoftra, 
e c* c si copia di medici falfi, quan- 
che perefierlo tale, ballaelferloin 
capo folo , effondo la medica di filt¬ 
rarti la più ardua > la più difficol¬ 

ta, eia più ignota. E qui torna e 
in prove e con cali a mollrare, che 
rifanamenti il più fovente 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 ifteffi , ordinati tal fiata dalla-» 
natura medefima , per ifgravarfi,cor- 
reggerfr, confolidarfi, e redittiirfi nel 
meglio. Ma perchèquefìoè un’ope¬ 
rare alla (orda, pochi efifendo, anzi 
pochidìmi, che comprendano , opof- 
fan comprendere i modi e le vie oc. 
culte e impercettibili dell’ ideila-» y 
quindi ne nafee e trionfa il terzo in¬ 
ganno, che c dicredere operazione-* 
del medico, quella che c della natura , 
ed a lui, e non aderta dar il vanto, 
la lode , ed il premio . Anzi , fog- 
gitinge, T impunità*, perche i falli , 
le contumacie , i peggioramenti, e le 
morti medelime a lei 3 c non a lui aferi- 
vendofi, qual onelìà, qual ragione, 
che T innocente fi condanni, e che pe- 
rifea chi non è, o non può crederli 
reo ì 

Stabilito con ciò, e con altro, che-* 
c”è numero innumerabile di medici 
falli, fi maraviglia il noitro Autore, 

p.i6. che ancora non ce ne lia copia maggio¬ 

re , poco e men che poco volendoci 
per far un medico noitro . Mentre-# 

. ., co* 
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n nulla intenderfi di buona fìlofufìa ? 
matematica , di chimica, di noto- 

ia , di botanica y fenza avere(ludia- 
i nè diagnoftica , nè la higiaflica , 
ì la Jewiotica, nè la dietetica, «è la 
5ologiay ognunopuòmetterfi a far il me- 
ho. E che ha vero, diali un’occhia- p- 

, die’egli , all-apparato, e come-# 
l’officina di quantità de’noflri medi¬ 
odierni : Qiiattro aforifmi d'Ippo- 

•ate, una dozzina di puffi di Galeno s 
leune poche citazioni di qualche clajjì- 
ì vAutore , e la nomenclatura di varie 
diverfe infermità , impiafìrata in_# 

ipo, e tenuta fu per le dita, ecco tue- 
i la lor teorica \ per la pratica poi , 
«per ricettare, preferiver dueo tre 
ìedicamenti volgari ordinare unj 
vativo, una panattella, e un pomo 

otto, fe non s è piu che duro di eti¬ 
ca, la gran faccenda per non poter 
forbirla in un fiato? Qual dunque-# 
jupore , le tuttodì noi la veggiara 
ta le mani di romiti, di mammane, 
li chirurgi, di lpeciali, di ebrei, di 
kltimbanchi, e di limili? 

Fingunt fe cunffi medicei , idiota 
facerdos . 
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Judecus, monacbus , biflrio , rafor , 

anus. 
Nè la ragione è si ofcura , o im¬ 

penetrabile, va dicendo*, prima,per¬ 
che ci vuol altro , che un gomitolo 
ad un fol filo, per edere buon medi¬ 
co : e qui lo fpiega *, c poi, perchè il 
mondo , come tutto , o quafi tutto 
balordo, nè bada , nè può badare-» , 
che al di fuori. L’apparenza dunque, 
che è un’altro inganno 5 il rapifee-» y 
con quella penfa e determina , e per 
la condotta di ella fceglie , ed apporta 

p‘-i. il fuo medico. Quali fieno quelle ap¬ 
parenze , il nortro Autore leva con¬ 
tando ad una ad una \ 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- 
nerto di tutti . Miferi , va ferman¬ 
do , nè per anche fi fono accorti , che 
nelle tenebre tanto non vegga un'occhio 
foto , come cento , e che lavìjìa d'uru 

p.55. medico falfo altro non fia , che una 
goffijfima congettura , che quanto più fi 
moltiplica 3 tanto più la venta rimane 

in- 
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volta nel bu]o deli ignoranza. La lei a- 
o al lettore quel, che ivi foggiunge 
di politica, si di traffico, difrau- 

f, di cabbaia, e d’altro, cheinque- 
acommerzio di confluite , a cui ac- 
impagna gli anniveriarj deUepurge , 
Ile vendemmie dei mali a bella polla 
rolungati , il nofiro medico fallo ci 
lefcola , concludendo col Sala-, , 
Jebre Galenifla c Profeflòre di Pado- 
f, che la medicina ejl ars illudendi 
imdum , & a qua totus mundus de- 
fus ejl. Stupifce però , ne fa com- 
tire, come l’uomo, il quale tanto p.37. 
fpaventa ad un fofpetto leggier di 
•ntagio , fia poi tanto ftupido, che 
^ci correre ed inondar quel de i me- 
Ipi, e che allo flcrminio, chefi il 
laflo, la (luffa, i beveraggi, ela_. 
.fta de i vefcicanti, non fi rifvegli Irifenta, anzi ci ripofi e dorma fo- 
a con approvazione e con guflo. 
Finilce quello primo Difcorfo, col 
ponder aldilemma: dunque s’cco-P’41* 

o che molto iniqui fon colloro , 
:he molto ignoranti, col renderra. 
one, perche la morte fi dipinga con 
| falce, cnon anzi da medico, c con 
(ìcetta in mano, come farebbe più 

prò* 
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proprio *, coll* aflomigliare a’ lotteg- 
gianti l’inganno di chi fi trappola ai 
rimbombi, che fi fanno, per un ri- 
fanato; col difcorrere degli allucina- 
menti d’ una farmacopea, corredata—, 
di mille guaz.zabug.lj , barbari e di 
paefe e di nome, e mafiimamente per 
la compofizione del Mitridato o Te¬ 
riaca ; e col trafecolar finalmente, che 
in tante difficoltà , in tante frodi ed 
inganni T uomo ad imitazion de i Ro¬ 
mani non ifcaccj da fe ben mille mi¬ 
glia lontani quelli medici falfi , e non 
fegua ne’ fuoi mali, non confu Iti ed 
abbraccila natura,, benigna madre e 
(incera. 

III. Nel fecondo De’difcorfi, ove-* 
prova, ejferci la medicina , ma poter 
ognuno ejfer medico di [e medesimo, ria¬ 
bilito, che fi è , e che ci c 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 medicor non l’arte, 
ma l’artefice , perchè falfo, indot¬ 
to , e fraudolente. Ma s’ c così, co- 

p.59, me dunque non avremo a fervirci di 
dù Uiprofejja, maffimamente qualor 

la 
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Scrittura e la Teologia ce ringhine 
no ? A quella obbiezione , che T 
Otore lì fa, fobicamente rifponde : 
nanco al primo della Scrittura^, 
n elfer mai credibile, che Iddio in 

patti, ove pare che ci obblighi a 
vircidel medico, voglia intendere 

dell* ignorante odel falfo; dunque 
fogna credere , che affollitamente-* 
ender voglia del buono e ben’efper- 
eli’arte *, che, fe del buono e ben5 
erto, come non è da dubitare^uan- 
voi avete qualche jìcurezzct , 0 ri- 

iazione, che il voftro medico è tct~ 
t alla buon’ora iervitevene, e fate 
"0 delle intenzioni di Dio. Così egli 
richiude*, mahoffervare, effereId¬ 
ratane© lontano dal volere, che noi 
diamo, eiferci nel mondo de’ me- 

;i veri e buoni, che nell’ ifteffo luo- 
dove ordina di onorarli , minac- 

colio al peccatore per una de’ fuoh 
^tremendi gaflighi ,. che il faràca- 
*e nelle manidei medico; Qui de- 
juit in confpeffii ejus quifecit eum} 
idee in manus medici . Qual gafti- 
dunque farebbe farci cadere nelle' 
ini di chi può guarirne , e follo¬ 
ne da’mali, quando ciòfoffe ve¬ 

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

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

Per lo fecondo poi de’ Teologi > 
p. 63. certo chenonviha dubbio, dic’egli, 

elfer noi tenuti a non trafeurare ciò 
che concerne alla carità di noi mede- 
fimi*, e fìccomc Iddio per JimalidclP 
anima ci ha lafciato un mezzo , che 
li può guarire , quale il Confeffore , 
così per quegli del corpo un’altro pu¬ 
re ha voluto, cheli abbia, qual è il 
medico. Ma tra l’/uno e l’altto di 
quelli due medici correndovi quello 
divario , che il primo è infallibile > 
ed il fecondo fallace, pare , che queft* 
ultime» non ci polla eiìer impollo, le 
non con riguardi, che per elTere d’ 
ordinario aldi fopra della portatad’ 
ognuno, in quelle difficoltà il partito 
migliore e più ficuro, è applicarli ad 
un terzo, eh’è rimanerfene fenza . 

Che 
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ie fcc’è chi crede, che il fuo tra’ 

•dici fi* buono, anzi lmig’iore, fa 
iere ilnoflro Ancore, che quella-, 
Jta comunemente c del genio, e p-<>6* 

■ effer del genio iarà egualmente iot- 
ofta all’ errore , che al pericolo, di 
, benché tardi , non di rado fe 

iccorge l’infermo , ed è allora prin- 
talmente , che una vecchierella , o 
concadinello il guariice , o pure la 

tara, che operando all’occulta-, , 
amente fi tien poi per miraco¬ 

li da quello genio, che ivi gra¬ 
tamente il noflro Autore dipinge, 
Itrandofi al principaldell’adunco, 

ognuno può effer medico di fe fl ef- 
’dante la gran difficoltà di conoicer- 
tin buono, colla guida de’piùec- 
;nti filofofi moderni fa vedere , 
ito più facile fia , che uno conoica 
effe, la propria natura, il pro¬ 
temperamento , compleffione , 

Ita , efigenze, e difetti, che non 
un* efterno e fuori di noi , per 

'o , acuto, e intelligente che fia. 
jiamo impulfi, abbiamo fenfi, ab- 

no appetiti , abbiamo voglie , 

amocedj, naufee, avverfioni, e 

p 7% 

P-73* 

ri 
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‘ripugnanze, tutto ordinato dalla na-| 

tura per conofcer noi (ledi, e preva¬ 
lercene alle occalioni. E quando maii 

prevaricalTero , o ci tradiflero, mo*i 

lira il noftro Autore , il male non ef. 

fer mai tanto, quanto il provvenuto 
da chi non ci xonofce, nè meglio di 

noi puòconofcerne. Sicché flabililce, 
che dandofiin noi una certa individua* 

le filolofìa, ognuno, fe vuol ben ri¬ 
flettere, può non folo xflfer medico , 

ma protofihco di fefteflfo. 
Ma del non farlo, avvifa per ulti¬ 

mo, che T inganno fla in credere, i. 
che altri meglio di noi conolce noi 
fledij i. che meglio conofce quel che 

ci abbifogna *, 3. e che dei medico fer¬ 
vendoli tutti, o quali tutti, penfa-» 

che iia male , fe non fa , nè va facen¬ 
do quel che fan tutti. Ma qui non oc¬ 
corre , cheli replichi ciò, che LAu- 

tore va fuggerendo per abbattere con- 
fequenze si falfc , e {ingoiarmene^-* 

quell ultima . Diremo folo , che 

nel fervale quello difeorfo , caritati¬ 

vamente ci ricorda , che fe conofcelli- 

mo ilritchio, che corriamo , inab¬ 
bandonarci nelle mani d’un medico , 

penferemmo più a'cali nollri , vive- 
rem- 



Articolo V. iy$ 
immo più regolati , sfugir.emmo a 
ifordini, non tanto come cagione <T 
i male , ma come occafioned’incor¬ 
re in un peggiore , che è il medi- 

) ; e quando la difgrazia, l’acciden- 

, o che che fiaci buttalle infermi 
un letto, faremmo ricorfo alla na- 

ira, fola direttrice , governatrice c 
i ratrice , come lì vede palpabilmen- 

, di tutto il genere animajefco. 
IV. Nel terzo Oifcorfo trattando il 

>ftro Sig. Dottor Uazoia della diffi- 

Ita della medicina , e .dell inganno p. 

éIle più famofe fette de' medici, epar- 
tolarmente de dommatici e fegua- 
degli Antichi, fui bel principio , 

sgolarmente col! autorità d’ Ippo- 
late , ftabilifce la prima di quelle^ 
nopofizioni, a cui tofìo aggiunge la 
iima ragione > tolta dal! ifteflo Ip- 

»crate e Galeno , cioè, che l’arte c 
nga , e la vita breve; e, che per 

figa chefofle ancora la vita3 quan¬ 

ta chimerica de’Pitagorici, difte- 

come all’infinito per la trafmigra- 

pne delleanime, tanto è profonda, 

arata, e poco men che terminabile 
jefla fcienza , che in capo, fc h può 

fé, di tanto tempo appena s’arrive¬ 
rebbe 
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rebbe ad attingerla , non che ad ap- | 
prenderla perfettamente. E per me- i 

glio far concepire il forte di cosi gran i 

verità, piglia in mano e confiderà lei 

arti puramente meccaniche , cornea , 
P S8* la pittura e la fìatuaria, e ci fa pon¬ 

derare, che, fe quelle, le qual ili ag¬ 

girano al fine circa cofe vifibili 5 e in¬ 
torno ad oggetti fottopofli rigoroia- 
mente alla fola guirifdizione del ien- 

fo, per altro si ardue ad imparar^-* 

riefcono , che rarillimi fono que’ Zeli¬ 

li, c Prafiiteli, 1 quali appieno le kan 

confcguite che lari , die’egli , del 
conofemento de* mali, le cui cagioni fo¬ 
no sì occulte, come profondi & incorri- 
prelibili glimifterj della naturai^uin- 
di non ci dee gran fatto parere Urano, 
che non poche nazioni, vedendo uo¬ 

mini a lor giudicio in quella Icienza 

eccellenti, gli avefiero poi per non_j 
uomini, ma per Iddìi, ed a loro , co¬ 

me a tali, ergeflcro tempj, efabbricaf- 
fero altari. 

Avvalora quell’ ifìefia ragione con 
altra più ienlibile, e dell iitefia ma¬ 
teria , dicendo , non efierci maggior 
dimoftrazione per far conoicere Ja_# 

malagevolezza di quell’arte, che ri- 
cro- 
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Dvandofi tanti e tanti che Ja profef- 
ino, e profefiarono, d’un folo non 
può dire, che 1 abbia a perfezione 
infeguita , e che tuttavia non fi ri- 
[unga in qtielmedefimo bujo, che-» 
I da principio fi ritrovò. Imperoc- 

<c di quelle tre fette, le quali parti¬ 
rla rmente lì fegnalarono in promo- 
;xla, e in avanzarla, cioè Y empiri- 

> la metodica, e la dotnmatica-, *, 
pur una vi fu che da vicino la col¬ 

te , ma tutte e tre traviando , 

almente conobbero , che difeo- 

limc rimaneano dal qual tutù , cito, 
ìucunde curare, che fa lelfenzadei 

ro medico. La empirica, a cui s’ 

Igiunge la chimica, co’ fuoi fegreti 
specifici, perchè affidata nella fola 

» rienza,di cui per le tante e varie cir- 
l’tanze non c’è nulla dipiù vario e fai- 

e nel mondo, preiente alla per fine 
proprio inganno , poiché trovò , 

“ quel, che è buono per l’uno, per 
.Itro o non è buono, ode un mal 

(ativo . La metodica poi , perchè 

folamente lu certi cali generici , 
maidilcendea fpeciali, come, non Sndo comune , ma fingolare iru, 

uno ribellò male, e le umane in- 

ìromoxxni. l difpo- 
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diipofizioni prelfochc innumerabili e, 

in compre nfibi li, può mai e potè per ) 
^addietro indirizzarli, non che col- < 

pire nel fegno ? La domtnatica final- 
p.94. mente, che alle altre due (decedette, t 

ancorchéfembri ragionevole, perchè: 
c Tua guida la fitìca, fondata effendo 

in fuppofti , ed in luppofti ancora-.. 

fallì , come fono i quattro principj ] 
naturali, il ternario degli fpiriti, iL, 
quadernario degli umori , lo (lagna- , 

mento del fanguc , le facoltà elpel- 
.p'pt6. lenti, maturanti , attraenti, e limi¬ 

li , più d’ ognuna fi oppone al vero i 
metodo di medicare, e il Galenica , 
che la profclfa, c un medico, che , 
tuttoché fi vanti d’ efier razionale , 
è più di tutti irragionevole, nc fa.# 
decorrere fanamente. 

Così il nollro Autore, cheli ride 
e beffa di coloro, i quali perfuadonfi, 

che quelle dottrine, per edere d’Ip_ 

f ) 7. poetate, o di Galeno , e fieno reai 
mente vere, e lo debban’edere anco ' 
ra necelfariamente , come gliantich- 

folTero (lati gente infallibile, edimoi 
derni fallace, faccendo vedere, che i- 
tanto vale l’autorità, in quanto ella 

s’accorda con la ragione, e non piìu 
An 
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nzi moftrando, chela filofofiaèli- p?3. 
tra , o almeno dee elferla j e che.» 
dì, quanto gli antichi, fiamocapa- 
d’inventare , per avere un’ifteffo 

telletto , un’iftelfa ragione, ed un 
ifcorfo medefimo, afiòlve con giufti- 
ta i noflri buoni antenati , fe tra- 
laroti dal vero , e come primi , e 
crchè in tempi di tenebre*) ma non 
nò condonarla a coloro dell’ età no¬ 
ta , come doppiamente colpevoli -, 

quali in tanta luce di moderne veri- P'99' 
Seguono ciecamente , e rabbìofa- 

pntc difendono degli errori, che-» 
t antichi medcfimi, le tornafiero in 
ta , fenza vergognarli punto cancel- 
ebbero da’loro libri, e da’ noflri ap¬ 

penderebbero a correggerli e ad iftrn- 

Non riferiremo qui altre e limili 
le, che il noflro Autore va dicen¬ 

ci rea il (oggetto medefimo, per¬ 
le note e chiare da le il effe, avve- 
achè profittevoli e degne di doverli 
pere; come altresi non direm nul- 
, per efier brevi, intorno a quello 

E avanza fu la reftrizione e la (le¬ 
di quella autorità degli antichi -, 

ca la limitazione e vantaggio del 
L z dii- 
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dubitare nell’ iftefle cole di tìfica e 
medicina *, intorno alla prudenza fi* 

I lofofica , a’confini dell’etìimazione , 
al difcernimento dei catti vi libri da i 
buoni*, e per quel che dice della com- 

palfionevolc neccffità, o fia difgrazia 
degli uomini in doverfi contentarti , 

r che li loro medici fiano li meno catti¬ 
vi > ericevere il manco male per [om¬ 
ino bene . Ma ritornando con elio lui 
al filo dell’argomento, avanti di tor¬ 

nare all* efame delle ragioni de’ dom¬ 

inatici j alla difcufiion delle caule , 
per le quali non $ è avanzato in co¬ 
gnizione e certezza il lor metodo, e 
di fuggerire la preferenza della me¬ 
dicina fondata iu le ofiervazioni c 
fperienze a quante mai fi fono inven¬ 
tate ed inventare fi pollano ; com- 

pifee quello paragrafo > che iuppofte 

vere e indifputabili le cole dette da 
lui fu la grande e lemma difficoltà 

di acquiftare tante perfezioni, chea 
cofìituire un vero medico fi richieg- 

f. leggono , chi mai potrà credere tanta per¬ 
fezione nel cii lui medico , quanta fi a 
tneftiere per [opere ben medicare ? 

I perchè molto li preme , che-# 
ciafchedun concepita nettamente-# 

quefta 
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.iella verità, efiendo fcritto quello 

Dro per tutti, con una fimilitudine 
izzinale vuole che infino 1' idiota-» 
t comprenda la fua evidenza, di¬ 
odo, chefe a formare una fcarpa , 

ve fempre calzi così bene il piede^j » 
\e ella non fia troppo lunga 0 corta 9 
oppo larga 0 troppo ftretta , un’ uo- 

o diffìcilmente v’arriva con l’ap- 
ìicazione di tutta la fua vita *, che 
:à per chi ci taglia indofiouna ricet. 
k la qual ricerca cognizioni infini- 

mente fuperioria quelle di forma- 
iuna fcarpa , ficchc fia perPappun- 

nel fegno delle nofire infermità , 
fempre, oquafi fempre lerifani ? 
pure vedendoli, che piu facilrt^en- 
ftequifta il nome di eccellente u’ru* 

indico, che di perito un calzolaio, 

te, che la ragione fi è , perchè balla, 
s il medico preoccupi con V appa-p.i0$ 
nza, efiendo pochi, i quali ajbbia- 

tanta cognizione da pocerlo giu¬ 
rare per quel che egli c^-ia dove 

t calzolajo, efiendo giudice il fen- 
» a cui, fenon è ftupido, chi che 

può arrivare, e ci arriva, la co- 
è molto diverfa. Quindi nota-» , 

5 il medico pili facilmente di quell* 

L 3 ar- 
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artefice può gabbare il mondo , di-1 

pendendo V e (Ter di medico più dalla! 

credulità, dalla fede, e dalla opinio-i 
ne degli uomini, che dalla cognizio-* 

nei mentre all’ artefice non è tanto: 
riufcibile l’inganno , efiendo la co¬ 

gnizione ed il fenfo alla portata df 
ognuno. 

Or rivenendo a' dominatici, da’ qua- 
P*I07*li contrailfin qui detto opponendoli 

la felicità delle cure de?lor maefìri Ip- 
pocrate e Galeno, crcdefi d’ aver irL>: 
pugno argomento da poter chiuder la 
bocca al nofiro Autore, rifpondeconi 
le parole diCelfo cofa , com’ ei {leder 
il confefsa , che a prima villa ferri-: 
bra ungrandijjimo paradojjo , ciocche 
pofsono elser falfe le lor dottrine, e 

con tutto ciò aver faputo quegli me- 
p,Io8'dicare. E la ragionefiè, perche la_. 

lor medicina incominciò e profeguì 

dalia fperienza, e fi compì e termi¬ 
nò con la dottrina *, che vuol dire , 

furono prima medici pratici 4 che teo¬ 
rici . Laonde può efser vera la loro 
pratica , perchè fondata fu la fperien¬ 

za, e fai fa la lor dottrina , perchè 
dedotta da principj altrettanto falla¬ 
ci, che fallì. Ma i moderni Galcni- * • 
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al rovefcio de’ Jor maeftri, apprett¬ 
ando prima le lor dottrine, e poi la. 
ratica, e quella dedticcndoda quel- 

, è incontraftabile, che la lor prati- 
1, come fondata fopra una falfa, o 

dlace teorica, ed è, e farà femprep. 
llace,pregiudiciale ,e funefta. E qui 

unto non fi maraviglia , come al di¬ 
ario delle altre feienze la medicina 
dcnica non fiafi finor avanzata , nè 
ato pure per avanzare un folpafio ; 
rtefochè il fuo metodo per edera 
ntto retrogrado , non cammina per 
je’principj, che fon neceffarj e co- 
tuni a tutte le altre feienze„ Quin- 
t n è forta la varietà e difcrepan- 
1 delle fette, la perniciofa viziofità 
elle quali, per edere la verità una-» 
ola , anche a colui, che non ha oc- 
ni, c vifibile . Ed allora dice , che 

ben fe n’accorfe* quando feo- 
erto il morbo gallico , le il legno 
into , T unzion del mercurio ,, 
molti altri fegreti non la foccorrea-P 

D, vide, che la lor teorica poco val- 

r, perchè faceva ragione una falla- 
filma congettura, e feienza politi va 

n’ immaginaria ipotefi. 
Mofira poi, quanto fia ridicola ep 

L 4 fui- 
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fruftranea la fatica di coloro, i quali 

pretendono conciliarele opinionimo. 
derne con le antiche -, come riefca illa- 
queato e nocevole il lavoro de’fuoi 

comentatori ed interpetri > e che per 
lo meglio degli uomini farebbe (iato, 

p.u é.che fola regnaffe la letta empirica-., 
non clfendoci al mondo più lìcuro 

maeftro della fperienza, che fu la—, 
medicina degli Egizj , come al pre- 

fente de’ Gineh, c per edere la prova 
nelle arti congetturali quella fola-, , 
che decide ogni difputa . Finilce quello 

P*117Difcorfo con ricalcare il fuddctto pa¬ 
rere, volendo che s’attenda alle vo¬ 
ci della natura, e non alle noftrc,difcor- 
di, mute, ed ingannevoli : Per quella 
via delle olfervazioni eflferlì avveduti 
cdilìngannati i moderni*, e per quella 

pure Galeno medelìmo, il quale ha_» 
riconofciuto , che le malattie non fo¬ 
no , che deviamenti dalla mededma , 

ha faputo conofcere il fuovcro lìfìe- 
ma : avvifando per ultimo , che fa- 

*,llo'pra tutto dobbiamo rammentarci la fa¬ 
cilità > onde pojfiamo reftar ingannati, 

e lafciar in qualfivogUa infermità ope¬ 
rare da fe medefima la natura , fom- 
tniraflrandole li meno rimedi, che fi* 

pojfi- 
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orbile, cioè que foli , de'quali ub¬ 
iamo avuto più replicate fperienze , 
di lervirfi ancora folamence di que* 

nedici , giufta il fentimento ezian- 
10 d’un’avvedutifiìmo filofofo mo- 

erno, che tutte le cofe anzidette di 
raticare appuntino con tutta religio¬ 
sa fian valevoli. 

V. Il quarto de’ Difcorfi, nel quale 
contengono alcuni avvertimeati per 

'ivere e confervare molto tempo leu 
{iute , efiendo tutto diretto , come 
al titolo apparifee , a dar precetti 
Er confervazion della vita , è forfè 

più importante di quanti v’abbia-» 

1 quella dotta Raccolta . A queftol5,12,2' 
anque il degno Autore premette un* 
troduzione, in cui dimoftra , che 

nell* iftelfo defiderio, il quale ci fa 
jnaniare di un viver lungo, e di una fa¬ 
tta non interrotta, egli è il noftro 

aditore e (icario , perche ci ha con¬ 
ati a cercare per appagarlo cofe in- 

3ubri e perniciofe *, che la brevità 
:Ila vita , da cui con nofiro grave 

rnmarico vediamo, che andavano 

bnti i primi noftri progenitori, nonp,!x^ 
e renduta tale, fe non perchè fi c 

tigiato modo di vivere , e perche 

L 1 il 
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il vizio ì mafiìmamente con le cra¬ 
pule e l’ozio , r ha tutta guafta^ , 
contaminata e diftruttaj eche final¬ 

mente non è che pura follia , voler 
rimediare a gli effetti , come fi fa , 

P-I25-fenza levar le caule del male , che 
fono i vizj e i d i lordi ni, efiendo egual¬ 

mente impofiìbile, effere vigiofie fa¬ 
rli , foddisfare alla gola, ali ozio .agli 
appetiti, e nello ftefio tempo goder una 

? ll(perfetta fallite, e vivere lungamente . 
Che, feall’efempio de i bruti, i qua¬ 

li , perchè fempre regolati , vivono 

fani, ecampanouna vita fempre uni¬ 
forme, nè mai, per quel che fi fa , 
minorata, noi pure feguiflìmo lo fleflo 
dettame , togliendo principalmente 
gli abufi e gli Icrupoli, ne contegni, 
remmo in buona parte quel fine , che 

per goderla fana e prolungata , sì fer¬ 

vidamente cerchiamo. 
Ciò fuppofio , per meglio infirma¬ 

re le fue irruzioni, comincia ad in¬ 

formarci del corpo umano , confide- 
rando particolarmente la materia ed 
il moto , come fuoi principi, edeferi- 

vendone le qualità , gii ufficj, e le 
paffioni. E (labilito , che la nofira_. 
vita condite nella debita circolazione 

e 
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p riftaurazione del (angue , efeguica 

dal cibo e dall’ aria col beneficio de i 

due condotti Trachea ed Efofago i en¬ 
tra tolto a divifare le fonti , che que‘ 
due noftri alimenti pofsono alterare e 
fconvolgere , per indi pofcia prefcri- 

jverne i ripari e gli antidoti, volendo 
die qualora noi refpi reremo un’ aria 

falubre, ci alimenteremo con buone 
vivande, e dal corpo ne fortiràqua¬ 
lunque efcremento, con quelle fVecir- 
coftanze prolungherà fi] parimente la 

vita, e s’averi continua quella falli¬ 
te , cui tanto ricercatamente anelia¬ 
mo. E principiando dall’ aria, la cuiP*135 

efsenza e natura conforme la filofofia 

de’moderni defcrive, ficcome ella è 
1 pr ncipalifiìmo mezzo, pel quale fi 

vive, e la cagione altresì di que’ tan¬ 
ti mali, che il noftro corpo inveftifco- 

:.io > così egli va dicendo > che da_~.p' ^ 
quello ambiente , in cui necefsaria- 
mente dobbiam vivere, in due ma¬ 

niere polliamo rimaner ofiefi, o me¬ 
diante il contatto cftrinfeco ,o median¬ 
te la refpir azione -, viziandoli qiteftcL* 
con aere di luoghi paludofi , ed efa- 

ianti per le cavità fotterranee pefiimi 

feftfuvj, e quello , coftipata la cute * 
L 6 fac- 
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facccndo retrocedei* nel fangue gli decre¬ 
menti della ti alpi razione . Non po- 

P- i?S>tcndoli dunque impedire, che V aere 
ad ogni momento non fi trangugi, e 

con ciò derivando > le pefiimo , quali 

la maggior parte de i noftri morbi , 

come ancora lo riconobbe Ippocratc 
gelino librone ftatibus *, il vivere fiot¬ 
to clima temperato , e in luoghi , ove 

fian prati, colline e campagne fertili 
p*156 di piante falutevoli, ne farà uno de’ 

ftioi principali rimedj > ficcome per 

le altre mutazioni o cangiamenti del 
medefimo, un’ efiatto e buon governo 

della vita ci preferverà non poco da* 
mali , che ci lovrafìano . A quello 

J regolato modo di vivere fidcon’afcri- 
vcre d’ordinario le imprefiìoni , che 

in molti non è folito di fare un con¬ 
tagio j come al difordinato per op- 
pofito , quelle che offendono, e fanno 

ffragi . E perche dall’ incoftanza dell* 

p 15 8 iflelso, per cui egli alla giornata ne 
contrae molti e diverfi flati ofserva- 

bili j ancora piu ne procedono delle 
lenfazioni nel corpo limano > che gli 

fconcertan gli umori , con alle vol¬ 
te alterarli tanto , ficchc divengati-* 

morbofi ; un termometro può clic re 
. la 
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a noftra regola, per cautelarliquan- 
o prudentemente all’eHgenza fi può 
onccdere , fenza peccar in fover- 
hio, o in efattezza troppo fervile e 
crupolofa. 

Quindi paffando dall’ aere al cibo ,p 
er i(coprirne i fuoi nocumenti, con- 
dera, che tre fono le cofe, le quali 
er l’cloftgo entrano nel noftro cor- 

cioc alimenti , medicine, e vele- 

140. 

o 
-■ - ~ ~ J — ^ V «r 

i. E lafciando a parte gli ultimi 
ttefochè non può credere, che l’uo¬ 
mo, le non è pazzo affatto , polfa.» 
lai de5 meddìmi volontariamente ci¬ 
arli vien’ancora il noftro Autore a 
►rigarli con brevità delle feconde , 
ae fono le medicine , avvifando , 
ne abbaftanza ne ha favellato ne’ 
.'ifcorfi antecedenti , a bella porta... 
'Tinelli per tempertivamente arma- 

T uomo -, mentre poco gioverebbe 
na vita regolatillìma , qualora poi 
delfe in un medico , il quale ce 1’ 

felTe co’farmaci a rovinare, od a to¬ 
sare . Ma circa l’efame de’dèi ,p. 
Ila lortanza de’ quali altra maligni- 
non ci difeopre, che l’ingordigia, 
il mal ufo dell’ uomo, per elfer’ 

3i il nortro ’cottidiano alimento , e 

per 
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per confequenza il pia importancedi 
fapcre,acciocchè fe ne tragga poi le mi- 

fu re da regolarci *> giudica prima ne- 
cellario di dover dar contezza delle 

diverfe opinioni , che tra’fiiofofi e 
medici dell’ antica fcuola vertifco- 

no circa il modo di concuocerlì 

nello ttomaco le vivande , di prepa¬ 
rarle in chilo, e di digerirle . E ri¬ 

trovando , che tre particolarmente fo¬ 
no le opinioni di cottoro, cioè, i.o 

che li faccia la digettione per via d’ 
un calore innato*, 2. o per mezzo del 

caldo delle vivande ; 3.0 eziandio per 
un freddo, che le colliqui; certa co- 
ia è, diceilnoftro Signor Dottor Ga- 
zola , che tutti e tre quelli modi fo¬ 
no chimere di chi vaneggia anche 
ad occhi aperti , e vegliando. Impe¬ 

rocché , le folle cofa vera il modo pri¬ 

mo , tra le altre ragioniche adduce, 
44gli abttemj, i quali non ottante il lo¬ 

ro bere iempre acqua, e mangiano e 
digerifeono più degli altri , la fareb- 

bono molto male con quella fredda , 

benché calorifica, iporefi . E cosi decor¬ 

rendo delle altre due, cheancora più 
46 della prima giudica fa lfe e in fottenta¬ 

bili , approva iolamence e llabiiifce 
quella 
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[lidia de’moderni anatomici, i qua- 
i coflituifcono i’operazion del con- 
:uocere e digerire in un certo liquore 

Si fapor acido, che ordinariamente fi 
itrova nello ftomaco, e da cui, per 
iser egli un meflruo diffolvente po- 

lentifiìmo, s’ammollifcono, macera¬ 
li , e riduconfi le cole mangiate in 
hilo , e di chilo in nudrimento per¬ 
ento. Offerva intanto , che fecondo 
e qualità di queflo agente tanto am¬ 
mirabile, il cibo , che Tempre è ba¬ 

stevole , diventando chilo o buono o. 
eo, ne fa pure , che rifiliti o reo o 
mono il nudrimento, e per illazione 
ndifpenfabile, o buona o rea la fani- 
à. E che ciò bavero, il noftro Ali- 

ore ne dà ragioni ed efempj, perlip.i^.. 
inali fembra di aver pienamente fod- 
iisfatto alla materia > mofìrando fra 
- altre cole gli brani accidenti, che 

gli fuol partorire , e concludendo , 

he tuttala nofìrafalute dipendedal- 
. buona condizione di quefto sì ne- 
:ffario fermento . Segno dunque ,, 

ie non fi abbia un fermento difetto- 

b, e digerifeafi perfettamente , an- 

mra dagli ammalati e cagionevoli , 

j il ruttare, l’appetire, ed il guftare 

i ci- 
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pifJ.cibi: ma fopra tutto 1’ efier famelico 
ed aver brama ardenrifnma di sfamarli, 

Ora venendo a’ prefervati vi e cor« 

P1 ^-rettivi di quello fugo tanto importan¬ 

te, con due piccoli avvertimenti, da 
Ippocrate raccomandati in lino de’ 
fuoi Aforifmi, pretende il noflro Au¬ 
tore , che fi confervi e rimedj a que¬ 

llo noflro fermento, cioè con la Dieta, 
e con l Efereizio, che fono come i due 
poli maeftri , su’ quali fi fonda e fi 
aggira la fanità e la lunghezza del 

vivere . E per la prima fa fapere , 

che generalmente parlando , non cc 
comeflibile al mondo, che dipana¬ 
tura fia cattivo e malefico, echefo- 
lamente la replezione è nociva e bia¬ 
simevole ^ dovendo però lafperienza 
far la feelta di ciò che giova, col ri¬ 
buttare i folletichi, per non reflar 
ingannati. 11 partir dunque con fame 

dalle menfe , o il lalciarlecon ven¬ 
tre pieno e fatollo , è il più certo 
pronoflico , di quanto o di bene o di 

male polliamo fperare per la falute , 
e prolungazion della vita. Che però 

la Dieta , purché difereta e ragio¬ 

nevole, come quella , che non affo¬ 

ga, o divertifee il fermento, col far 
che 
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:he fucccda un buon chilo , c con 
tiò il langue non fi vizj, mantiene 
in concerto , e libera da’ morbi il 
orpo animato. 

Per TEferci^io poi , che è l’altro lK. 
le mezzi iuggeritici per confervar-^’ '** 
,e vegeti e profperofi, il nortroSig. 
.)ottor Giuleppenon crede mai, che 
"Olla dirfene tanto, che baiti , per 
fommendarne appieno la neceflìtà , 
1 vantaggio. E pigliando argomen- 

D dagli agricoltori, i quali col fem- 
re artatìcarfi , nulladimeno fi veg- 
on lempre più Pani, e meno infer¬ 
ocì de cittadini, oziofi , iedentarj, 
d applicati ; la mallìma delle utilità* 
he da efib ne ridonda, fe però mo¬ 
ierato e piacevole , fi è lacribrazio- 
2 e purificamento del iangue, per cui 
liu agevolmente fi libera il corpo 
mano da gli eicrementi . Per otte- 
ere il qual beneficio, comePimpor- 
tntillìmo di qualunque mai fi può ere- 
ire, mofira, che la natura fu sì ge- 
ifa e si provvida mentre non conten¬ 

di fabbricare neiruomo alcune fìra- 
r apportate per ilgravarfene, volle 
irimente per cacciarfeli da dolfo , 
>rirne tante altre , quanti fono i 

fori 
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fori c le porofità della cute. Che pe¬ 
rò provando la (Lìtica , che di otto 

libre di cibo, per cagion d’efempio, 
il quale può mangiari! dall’uomo in 
un giorno, cinque almeno ne trafpi- 
rano per li fuddetti canali , e le al¬ 

tre tre lì tramandano per li confucti 
eferetorj quanto fia dunque impor¬ 
tante per la fallite, far che un mo¬ 
derato eiercizio tenga in ubbidienza 
quefte funzioni, penfa che ognun lo 
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 lì perturba e feon- 

p.ij8.volge T armonia-di quefto noftro mi- 
crocofmo j e quefte fon le pajjìoni del- 
l’animo, per medicare le quali doven¬ 

do noi ricorrere ad altra feienza, che 
non è la medica, non ottante ci ap¬ 
prende, che la ragione e la pruden¬ 
za , ficcome può difciplinarle , così 
dee ai le occafioni correggerle, e por lo¬ 

ro un freno. 
VI. Nel quinto ed ultimo de’Difcor- 

P ,6lfi , ove cerca, Se fia meglio valerfi 
•i6S de' Medici moderni,o de'Galeri jli, ben- 

p. 164.che raflfembri un tal palfo a prima vi¬ 

lla fcabrofo, il noftro Autore fui bel 

‘ prin- 
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principio non ha rema di aderire , che> 
fei do vede parlare in alcune parti 
tìel mondo, ove la fola verità fi ri- 
i eve , il dubbio a quell’ ora farebbe 

lenza raggiramenti fventato 5 ma che 
»er alcune città , nelle quali tuttavia 
legna l' inganno , e trionfa la mali- 
jofa ignoranza , il dar a credere > 
hè il moderno tra* medici è di gran 
unga preferibile al Galenica , è co- 
|ae un voler dimoftrare y che 1’ ac- 
ua corre oli indietro. Pofciachc ve- 

lendofi a Icreditare una fetta, il cui 
uon nome è di già in podedo per 

pcoli nella pubblica eftimazione; la 
orrente de gli uomini , quìbus non 
ìtdicium , non veritas >nondifcrimen> 

"noti ratio , non intelleffius, farà fem¬ 
ore impofiibilitata per le ragioniche 
idduce, a difai vearfi dalle antiche opi- 
ioni, c fiarà fempre ferma in non 

olere abbracciare una novità , che 
ima per tanti capi una fola . Con 
fitto ciò il noftro faggio Scrittore, 
lilla maravigliandoli dell’ inganno 

lei popolo, perche provvedente da 
reità e pafiìonc, ma bensì non poco 

[battendo fc ftedo in lapere , che 
fperienza di tanto tempo non alv 

bia 
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bia il mondo , che c piu capace , 
difingannato j quantunque ammetta, 
che per avvederli e ritrattarli non po¬ 

ca feienza e morale ci debba concor¬ 
rere , ciò che non è d’ognuno •> egli 
tanto fenfibiimente pretende di far a 
chiunque conofcere col puro eia me 

p.i65.del medicare d’entrambi, cheilGa- 
lenitta è un medico falfo,e che tra* me- • * 
dici il neoterico folo è preferibile , 
quanto penfa, che ha una delle verità 
più evidenti e più note la prodotta e 
ventilata da lui. H per procedere con 

qualche ordine, ftima che convene¬ 
vole ha di prima togliere all’Avvcr- 
fario gli obbietti, il primo de quali 
c quello d efierfi praticato cosi per 
molti iecoli addietro’, e l’altro, che 
medicati altre volte in tal guifa, per¬ 

chè guariti, parer loro pazzia voler 
fidarli d’un nuovo. 

Non ottante, che quefte difficoltà, 
P-167-lequali all’ idiota fon di gran pefo , 

^ aH’intendr.nte riefeano frivole, iino- 
^ 1 ’ttro Sig.Dottor Gazola fi mette a com¬ 

batterle vivamente, come fi può ve¬ 
dere alle carte accennate nel margine, 
calcando fingolarmente fu quella par¬ 
te , che fembra più ragionevole dell' 

ejfer 
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er uno altre volte guarito permea 
0 del Galenifta y col far vedere anche 
lenio una proporzione si fatta per 

gni lato fallace . Ma inoltrandoli 
►li*adunco, affine di appagare chi 
n miglior difcretiva, prende a con-p>,7Ii 
iierare il forte delle ragioni, perle 
fiali crede veriffìma la lua fentenza , 

Ifavelia così : Egli ba da effere in-v-l7'- 
Wtraftabile , che que medici faranno 
migliori y che piu intendono , e più 

mjcono la ftruttura dell umano indi, 
duo\ quelli che fanno rendere tara¬ 

tone del loro operare , che più appa¬ 
ino l intelletto , e meglio di ogni al- 
5 avvifano i bifogni de poveri infer- 
, con faper più a propofito fommi- 

irarli ciò , cui ricerca il loro ma- 
percbè benpreflo nabb ano la bra¬ 

tta falutes piente di quefto può fa- 
chi non è moderno ; Dunque , ec. 
sì egli . Or per provare la fe¬ 

nda parte di quefto argomento } 
t le icuole chiamerebbon minore , 
endo incontraftabile, coni’ egli dice, 

fi può negare t la prima \ non 

nca di far vedere , che fra tutti 

t7 varj accompagnamenti di dottri- 

, co’ quali il medico moder- 
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no fi dirige, con modo ipcciale vien 
alfiflito da tanti nuovi difeoprimenti 
anatomici, dalle dimoflr azioni di mia 
ben fondata meccartica , da tanti lu¬ 
mi della nuova [permentale filo/vfia , 
dall' efficacia de remedj chimici > dall* 
ufo de perfetttjfimi microfcop], con cui 
arriva ad ifpiare fino la figura delle 
menome particelle , onde compongonjì 
i mijli. Ma chi non vede , ioggiun- 
ge , che fenza V affiftenza di cotanto 
tieceffarie cognizioni , delle quali c 
privo il medico Galenica, egli è un 
medicare alla cieca, & il fervirfi di 
tali mediti un mette)' a rifehio la 
propria vita, o un cercare piti ma¬ 
le di quello , di cui vorremmo li¬ 
berarci ? 

E qui proiettando faggiamente 1* 
Autore di non voler confutare k teo¬ 
rie de’ Galenici > quantunque ciò lo 
con fi de ri per lo più terribile de' di- 
Eruttivi di un tal metodo, equeito, 
perche farebbe un tornare a infipi- 
dame ne ripetere quel che è flato fat¬ 
to da tanti eccellcntiiiìmi uomini con 
tanta lor gloria in tanti dotti volu- 

p.174.mi *, fi determina pero a vole» difin- 
gannarc certuni, a'quali non può en¬ 

trar 
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r in cervello , come polla il mondo 
irer(ì tanto follemente peri'addietro 
ibacinato e deluio . Per eftirpare 
elio miferabile inganno , non fod- 

fcfatco folamente il nofiro Autore 
fcoprirne i’ origine, che fa cond¬ 

ire nell’ignoranza , nell’interefsc , 
lineila malizia de’ Profeflfori medclì- 
i, come bafiantcmente il dimofira, 
ene ancora per fuo credere a rive- 

"e, per dir cosale vergogne di quc- 
, pratica , faccendo vedere , che P 
corifa di quegli antichi maefiri , 
une Ippocrate e Galeno, fu la qua* 
s’ appoggia , e che in tutti i cali, 
non è ienfata e ragionevole, può 

gettar fi con quelPiftelTa franchezza , 
:ficui vien addotta -, in fofìanza non 
, he un’ artificio per guadagnarli quel 
* :dito, che per altro iarebbe fiato lor 

iJagevole di poter confeguire . PcrP !7^ 
prò, fe avdfero a cuore i GaJeni- 

le dottrine di quelli uomini ve¬ 

niente grandi , non li oftinerebbe- 
al contrario de’ moderni, feguaci 

lamente della ragione e della fpe- 
aiza, a debilitare co’lor rinned] la- 

una ne’ principj de’ morbi ; ma 

Dccurcrebbono di mantenerla in for¬ 
ze. 
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ze , e di foccorrerla a propolito 3 co¬ 
me infegnarono quegli. Perciò lafce- 

rebbono a parte , anzi getterebbero 
via purganti, lenitivi,cordiali, ferri, 

fuochi , e tanti altri innumerabili 
tormenti, che la facoltà medica de* 
Galenici fenza veruna compalfione 
fa fofferire agli ammalati , confor¬ 

me in uno de’fuoi libri candidamen¬ 

te gli ha deferitti Alfonfo Lopez, me¬ 

dico di Carlo V. 
E che fia vero quello che avanza 

intorno a’ purganti ne’ principj de’ 

mali, detti da loro minorativi , of- 
fervate, dice, ilfine, perchè li dan¬ 
no. Voi udirete, che per nettare le 
prime (Inde; ma, fe lì folte letto in 
qualche libro, che quelli medicamen¬ 
ti fon dotati di giudicio e d’ingegno, 

e che in vece di portar via blamen¬ 

te la materia peccante, come dove- 
rebbero fare , avcltcro tanta difere- 

tezza di non cacciare ancora fuori con 
elta i iughi buoni e fani, la cola po¬ 

trebbe tollerarli. Ma Dio immortale! 

fe la fperienza, fe la ragione, e fe 
infino 1 autorità degli antichi, fadi- 
moftrare, che con gli umori cattivi 

efeono parimente i buoni, e che la 
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za di tali medicamenti , che nel 

o folo d’ima difordinadttìma repu¬ 

tine Ci potrebbono ammettere , ma 
andio con riguardi moldltìmi *, è 
convertire quelti ultimi in fecciofì e 

Uani *, come può mai valerfene un 
dico lenza fcrupolo , e con tanta 

<on(ìderatezza e precipicio , Com' 
i fa? Che, le opponcflero, i mo¬ 

ni purganti non edere della natura 
balenici od Ippocratici , ma piò 
Digni e piu lemplici , Ippocrate 

«dehmo , Galeno, e la ragione gli 

andrebbero ; mentre chiaramente 
legge ne’ loro libri, che aflòluta- 
mce fi proibifcono ne’ principi de 
li cotali medicamenti; i. si per- 

< non di rado il corpo umano non 
'quella necelfìcà di purgarli; 2. sì 

rhè nel principio de' morbi gli 
ori, com elfi ancora dicono, non 

concotci j 5* si perche It confbn- 

0,0 perturbano le intenzioni 
la natura ; 4. e si perchè {concer¬ 

ti lo llomaco; y.nauiean i’appeci- 
6. indebohicon le forze i 7. e dan¬ 

nano in molte altre guife , che 

empo e la iperienza fa cono- 

F* 

'omo XXviu M Nc 
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Nè vale il foggiugnere , dunque I 

a gl’infermi, rendua (litici pertan¬ 
to cagioni , non avremo a prclcri- 

vere alcun rimedio per follevarli *, 

mentre lo detto lppocrate fa men- 

zione in tal cafo de’lavativi,! quali, 
ancorché non Tempre falutevoli, al¬ 

meno tanto pericolo!! non iono , quan¬ 
to le cattìe , ed i firoppi rolati. Quin¬ 

di ne deduce , che in ufando quedi I 
purganti nel principio delle malattie, i 

oltre di accrefcere il male per dif- 
ordinar la natura con lo (concio de-i 

gli umori , e con la diverfionc del-1 
le fue crii! , inferilcono i Galeni-: 
di due gravidimi pregitidicj a gl' in- j 

fermi) il primo de’quali d c , chet 
abbifognando veramente purgar nel; 

principio, coll’adoperare quedi mi- \ 
fiorativi di non tanta forza, quantai 

c mediere , in vece di follevare, mag- $ 

giormente opprimono, elconvolgo-» 

no ladro poi) è il già detto di fopra,: 

cioè il purgare, quando non v’c nece(«j 

fità di purgare. 

p. 191- L qui tralaiciando molte altre par-i 
ticolarirà degne di ridetto intorno a; 

qued’ idetti purganti , che il nottrof 

Autore foggiugne, quello, che viene» 

’ [ ,/ • aiug- 
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fuggerire circa l’incapacità deli’in- 
lletto umano per comprendere le 

ifinite circoftanze, le quali richieg- 
>n(ì per laper coadiuvare alle imper¬ 
meabili operazioni della natura -, e 

òche va ripetendo , e limilmcntc 
provando , per l’ufo de’ firoppi , 
pr labecedario de’ medicamenti, per 
triftezzade’ cibi, per la bucata dei- 
purghe, per l’operato malamente 

di’aumento, vigore, flato e deeli-» 
tzion delle fèbbri, e per quell’ulti- 
a medicina,da'Galenifti volgarmen- 

detta Rifentata,f\ porta finalmente 
conchiuder il libro , coll efaminar 

r minuto la mijjìone del /angue , 
•erata in tante guiie a lpropofito 

! G a lenirti, edalnoftro Autore fu 
: pedate di non pochi dotti moder- 

con molte ragioni e fperienze fer- 
Hamente contclai mettendo fine al 
ileorio con la critica di quella crudeli, 
senatorie de i vefcicaati , co quali 
iodi mar urinano i poveri infer- 
, com’ ei va dicendo; c col ripe¬ 

te , che il metodode moderni è il 
n nocevole, e che il recipe mi ti¬ 

fo per gl* infermi c dieta , quiete\ 
°>eSofferenza,acciocché non penfan- 

M 2. do 
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do bene a’ cafi nottri prima di met¬ 
terci nelle mani del medico , non in¬ 
ciampiamo in un’elezione, che co¬ 
tta il tutto, giudica bene di replicarci 
per ultimo quello dell’ Ecclefìaftico , 
che al principio di tutta Y Opera 
avea fuggerito , J^oli effe flultus , 
ve morìaris in tempore non tuo , 
cap. 7. 

E qui concludendo quetto lungo 
Articolo, non fi creda il lettore ,che 
da noi s’afpetti la cenlura, o ilgiu- 
dicio dell’ Opera -, poiché determinata¬ 
mente abbiam propotto di voler ri¬ 
mettere quetto particolare all intelli¬ 
genza , e faviezza di chi farà per leg¬ 
gerla •, avvertendo folamente , che, 
fe in quetta noftra eipofizione averà 
il mcdefimo incontrata qualche for¬ 
ma di parlare , la qual fembraflfe i 
come riferita per bocca nottra , pro¬ 
tettiamo d’averla noi lempre detta 
con quella dell’Autore , il quale an¬ 
cora più coraggiofamente ne’ iuoi 
Ragionamenti della materia contro-.: 
verfa lenza coperte od equivoci fa- ; 
velia . Bensì ci troviamo vitretti di 
dover avvifare, come la prima im- 1 
prdlìone c tanto fcorrctta, che mol- 1 

te 
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• volte non fe ne cava , che mol- 
b penofamente il fenfo *, e ciae al 
oftro Autore non fi può d^re al- 
nna taccia circa' non poche paro¬ 

di bada lega , da lui ufue in 
rtto il decotto deli Opera ; si per- 

nè dovevano reftar particohrizza- 
con altro carattere -, come anco- 
, perchè valendoli delie incro- 

:>cce nell arte, e delle note a’ cit- 

dini, per li quali aveva ioritto , 

nne li vede a cart 213. poteva li- 

ramente ad imitazion de* medi- 
antichi , ed eziandio di Corne- 

1 Celio , canto purgato , fervirfi 

del rancidume , o della triviali- 

delle voci > come farebbe facile 
«vario, 
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ARTICOLO VI. 

Obfervatio folaris Eclipfis habita Ta- 
tavii V. ìtynas Ma\as CIjljCCXK 
JLccefsere EpiftoU du& de quodam 
Tbanomeno in cadevi Ecclipji obfer- 
vato . Tatavii, typis Joamis Ea- 
ptifta Contatti, in 4. madori pagg. 

I. TL chiaridìmo Autore, che c il 
X Signor Marchefe Giovanni Po. 

leni , ProfeiTore di ordinaria filofo- 
ha nello Studio di Padova, (lampo già 
la (leda Odervazionc deli’ Ecclidì lo- 
lare celebrato li 3. Maggio 1715* e 
di quella edizione abbiamo anco par¬ 
lato nel Tomo XXII. Art. XII. p. 
430. a cui d 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 efcmplari della Odervazione al 
dottidìmo Mondgnor Filippo Del 

Torre, Vefcovo di Adria, e che-* 
quelli con una benigna lettera gli rifpo- 
le , in cui rendendogli in una nuova 
forma ragione del fenomeno nella del- 
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.a OlTervazione efaminato , faceva-# 

menzione della varia dilatazione della 
pupilla . La confiderazione di quefta 
fu (limata dal noftro Autore cofa». 
molto utile non folo alla fpiegazione 

del propofto fenomeno > ma a tutta 1* 
Dttica ancora » Concioffiacofachè nè Ci- 
:erone parlando dell’ organo della», 

bitta > nè Galeno , nè altri degli an- 
richi fecero menzione di quefta tal» 

mutazione della pupilla > e folo nel 

Drincipio del decimofefto fecolo ne 
Darlo AldTandro Achiliini , e dopo 

tifo Fabbricio da Acquapendente, che 
aerò non aveva forfè FAchiliini ve¬ 
duto . Ma non folo quefti, che tìfica¬ 
mente le proprietà dell’occhio ricer¬ 
cavano > trafeurarono queft’ infign^ 
imutazione la trafeurarono ancora», 

quegli 3 clic 1* ottica difciplina prò- 

mollerò , Alhazen,Giovanni Arci- 

refeovo di Cantorbery , Ruggiero 
Baccone , ed altri . Il Kepplero nel 

principio del decimofettimo fecolo 

iu il primo , che rifpetto all* ottica 
le parlò -, dopo etto il P. Aquilo¬ 

tto, il P. Blancano, e’i P. Scheine- 
o promolfero quefta medefima co¬ 

li: lo ftefio fece il Galileo: lo ftefib 

M 4 ten- 
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tentò il Gadendi , ed ultimamente i 
dottiflimi Signori de ia Hire, e Me. 
ry alcune utili oiTervazioni al Pubbli¬ 
co comunicarono. Dalle quali cole-# 
apparifee aiTai chiaramente, clic tar¬ 
di gli ottici applicarono a quella co¬ 
tanto illuflrc proprietà dell’ occhio , 
onde ancora molto retta da dirli in¬ 
torno ad ella . Perciò l’Autore fup- 
plicò quello inlìgne Prelato a vole¬ 
re concedere al Pubblico il beneficio 
di quelle lue utililTirae oiTervazioni: 
ciò che pregato egli concede al no- 
ftro Autore, non negandogli la facol¬ 
tà di ttampar ia fua lettera. Quello 
c il contenuto nella Prefazione > do¬ 
po clTa feguita la rittampa della Of- 
fervazione, di cui abbiamo parlato *, 
poi la lettera di Monfignor del Tor¬ 
re, e finalmente la rilpofta deiPAu- 
tore alla lleda. - • 

... II. Venendo dunque alla lettera , 
dopo una gentile introduzione entra 
•Monfignore nella ricerca della cagio^ 
ne del fenomeno, di cui nellaOfser- 
vazione li era parlato, cioè della ca¬ 
gione, perchè negli Ecciiifi Polari P 
ofeurazione paja minore di quella 
che fecondo le parti coperte del Sa 
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le veder fi dovrebbe ; conferma egli 

il fenomeno con gli efempj di altri 
Ecclilfi , e poi difcende a proporne 
lacaufa . Dice egli la propagazione 
non farli in ragione delle difianze, nè 
due corpi lucidi uniti diffondere il lu¬ 

me a doppia didanza di quella, che 
farebbe un folo •> laonde per una cer¬ 

ta convenienza tra le difbnze , e le 
•quantità poter dirli, che fe le dittan¬ 
te fieno come la quantità , e due lu¬ 
cidi fieno come due parti di un luci¬ 

do, ieguir necelTariamente, che tut¬ 
to il corpo lucido non tramandi in_» 
ragion duplicata tanta quantità di lu¬ 
me , che la metà di efso tramande¬ 

rebbe : e quindi poterli fpiegare il prò- 
potto fenomeno. 

Ofserva poi , che mifurandofi ne- 
^li Ecclifil le ofeurazioni fecondo i 
diametri de’ Luminari quando lì 
ilice, che nove parti iono ofeurate , 

1 tre Liminole, non fi dice il vero, 

jerchè la Geometria abbattanza infe- 
*na, che quando fono ofeurate nove 
►arti del diametro , non fono però 
delirate nove parti del difeo * 

Quindi pafsaalla conliderazione di 
.n’altra cagione, cioè alla confiderà* 

M f 
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zione della quantità, e della forza de 
i corpufcoli del lume folare , confi- 
derando, che per quefìa quantità , c 
quefia forza poisa accadere, che quan¬ 
do di elfi fe ne levi prima uni 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¬ 
na fpiega perche fia accaduto , che 
neU’Ecclifiì totale ofservato ad Arles 
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 nel tem. 
po dell’ Ecclifii con uno Ipccchio 
nfiorio i raggi , ed applicandoli ad 
una combufiibile materia , fi ofser- 
vafse la diminuzion del calore , fe 
ella fia proporzionale alle dita ofeu- 
ratc del Sole : ed illufira quefia fua 
propofizione con la confiderazionc del¬ 
la varia forza , che ha il Sole coftì- 
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mito in varie altezzefopra dell’oriz¬ 
zonte . 

In ultimo luogo propone un’altra 
ragione, che reputa di maggiorpcfo. 
Egli c, dice, ben certo, che la pu¬ 
pilla, o il forame dell’occhio molto 
s’impiccioiifce all’ afpetto del Sole, e 
molto per lo contrario fi va dilatan¬ 
do nei luoghi più ofcuri : il che 
provvidamente è dato fatto dalla na¬ 
tura , acciocché il lume gagliardo non 
potefse entrare per un’ampio forame 
ad Difendere T interne parti dell’ oc¬ 
chio, ed il lume debile entrando per 
lun piccolo forame non fofse incapa¬ 
ce a far vedere l’immagini delle co- 
fe . Onde non fi può negare , che 
lavanti la celebrazion dell’ Eccliffi le 
toofire pupille non fofsero più riftrct- 
te , perchè efpofte alla piena luce 
del Sole . D’indi mancando i raggj 
del Sole fi fieno fatte più aperte , e 
più ampie . Se le pupille fino al tem¬ 
po della mafiìma ofeurazione fofsero 
rimafie di quella grandezza , di cui 
erano da principio nella mafiìma ofeil¬ 
lazione 3 pochi raggj farebbero entra- 
,i : ma perchè cfse fi fono dilatate , 
1 accaduto 3 che molti raggj ci fieno 

M 6 po* 
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potuti entrare. Così, fe al principio* 
dell’ Ecciifli per lo picc-ioio forame 
della pupilla entravano , per grazia 
d’eiempio, dodiciraggj, quando no¬ 
ve parti del Scie recavanoolcuratc, 
e tre illuminate , tre foli raggi per 
lo ftelso forame farebbero entrati . 
Ma perchè in quella oi.cnrazione di 
nove parti il forame non poco li di¬ 
latò, egli è manifedo, che per lo def- 
io entrarono piti che treraggj : e per¬ 
ciò è nato il propodo fenomeno,cioé, 
che fi da veduto più lume di quello, 
che iecondo le parti coperte del So¬ 
ie fi dovrebbe aver veduto . Quella 
iiottrina è da elso molto bene illuftra¬ 
ta con l’efcmpio di ciò, che accade a 
chi pafsa da un luogo chiaro ad uno 
oicuro , incili, dopo efserd qualche 
tempo fermato , vede per la dilatazio¬ 
ne della pupilla gli oggetti , c.he. (li¬ 

bito entrato veder non poteva . Con 
ciò termina egli la dotta lua lettera, 
modrundo però , che- il parere del 
Signor Poleni intorno alle cole Icric- 
tcgli non dolse per clsergli dilcaro* 

III. E (so Signor Polqni. adunque^# 
rifpondendogli fa menzione della pe¬ 
rizia di lui nelle cole agronomiche , 

con 
k 
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con cui tanto di lume ad alcuni ofcit- 
ri palli cronologici di ftorie rare, e 
profane ha egli portato , e per cui 
dall’ Incomparabile giudicio eli No- 
thro Signore fu anche egli feelto 
tra quei pochi , che a vedere, fe il 
Calendario di emendazione avefse bi- 
fogno , furono desinati . Lo ringra¬ 
zia poi , perchè tolto un momento 
kIIc lue gravitarne occupazioni, 1* ab- 
oia voluto donare alla confiderazione 
di qlicito fenomeno , intorno al qua¬ 
le polirà , che fono già abbiftanza 
il’ accordo , Conferma ,, che il lume 
fton lì propaga in ragione delle dittan¬ 
te , e loda quella confiderazione in_^ 
futeo ciò , che al lume appartiene > 
tolo però dicendo , che in quello tal 
afo non vede abbaftanza , come con_j, 
na certa convenienza tra ledittanze, 
*fe q ua pelea fi polsa Ipiegare il prò- 

• olio fenomeno* 

Loda molto V ofservazione della-* 
inerenza tra le parti del diametro 

dcurace, e quelle del difeo : poi par- 
indo di quella fpiegazione del feno¬ 
meno, la quale dalla quantità della-* 
;rza de i raggj. fi ricava y con.fefsa_* 
igenuamente di non approvarlo af¬ 

fa t- 
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fitto: così ancora loda reperimen¬ 
to de’raggi, che nel tempo degli Ec- 
elidi fofsero raccolti da unofpecchio 
uftorio: cofa molto utile, quando fof- 
fe nota la proporzione tra la quantità 
del calore, e le corrifpondenti quan¬ 
tità degli effetti nella materia da etti 
raggj percorsa. 

Pafsa per altro con celerità a!la_. 
terza cagione propofta per ifpicgare 
il fenomeno, la quale con una fin- 
cerità degna di chi cerca il vero, lo¬ 
da,] ed approva. Afferma non poter 
dubitarli , che nella mattìma oicura- 
zione la pupilla non li lia dilatata, e 
che per efsa dilatata non fieno entrati 
piti raggj di quelli, che entrati fareb¬ 
bero , fe la dilatazione non fofsc Ar¬ 
guita. 

Ofserva , che alcuno potrebbe di¬ 
re , che la quantità de’ raggi, che en¬ 
trano per la pupilla, meno creicedi 
quello, che errfea la dilatazione del¬ 
la ftefsa j che i raggj, i quali entra¬ 
no per la parte dilatata > più facil¬ 
mente in luogo di pafsare i 1 cri Rai li¬ 
no (i riflettano ; che gli fletti raggj 
entranti per la parte più dilatata non 
ti unifeono; nello flefso punto deli 
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offe , ma più lontani donde fi può 
raccogliere, che anche i raggj, i qua¬ 
li da un punto dell oggetto provven¬ 
dono, dopo la refrazione fi termine¬ 
ranno nella retina in punti più fra 
Iforo lontani -, che finalmente l’allar¬ 
gamento della pupilla fi può attribui¬ 
re anco in qualche parte alla coftittt- 
tione interna delle parti delTocchio. 
Via poi foggiugne , che quefìe cofe 
ono a lui troppo note, e che efse-* 
:erto non vagliono a fare , che non 
•ntrino per la pupilla più aperta più 

:agg) > c^e fc efsa più aperta non fof- 

r * 
Finalmente prova 3 che la caufa_* 

eriffima da lui afsegnata nonmoftra> 
llhe la lua fia punto falfa, mafoftie- 
i e , che per 1 aprimento maggiore 
i ella pupilla, e perle varie tendoni 

(elle fibrille della retinale quali ten¬ 
oni non fono proporzionali alle-* 
reffioni de’raggj, e forfè per qual- 

he altra cagione ancora ignota , nafea 

[ propofìo fenomeno. Afserifce che 
on fi può far vifione , fenza che le 

arti delia retina fien mofse , che il 

urne fenza di ciò non fi vede > e che 

ì predoni fatte fopra le parti della-* 
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retina già comprefseda altro lume, me 
no commuovono le fibrille, di quell, 
che commofse le averebbero , fe 1; 
medefime non fofsero fiate ritrovate 
già da altro lume comprefse. Le qui* 
li cofe cfsendoapertifsimamente 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 unefempio di 
un corpo elafiico , e con la parità de- 
gli altri lenfi : conciofliacofachè , 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 agifea. 
no nell’ organo dell’ odorato . Lo fiefso 
prova co’tuoni, adducendo un’ofser- 
vazione affatto al propolito di Gugliel¬ 
mo Peto, Ingleie j aggiugnendo qual¬ 
che cola delle milure di ciò, che fi 
apprende co’ fenfi . Termina, quelle 
prove con un efperimento , il qual mo. 
lira, che ancora con la fiefsa cofiante-* 
.apertura della pupilla giudichiamo al- 
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e volte la quantità del lume miggio- 

j*c di quello che rifpettivamente ad 
un’altra dovrebbe gudicarfi. 

Concludendo adunque, dice non po- 
;erfi negare la cagione, che fi defumc 

Sali’aprimento della pupilla, nepur 
quella , che il defumc dalla varia 

enfione delle fibrille j onde giudica , 
he nell’ Eccliifi totale oifervato ad 

Arles nel 1706. al difeoprirfi unami- 
pinia parte del Sole gii occhi degli 

sflervalori fieno fiati abbagliati come 
la un vivace baleno , si perchè per 

a pupilla più aperta potevano entra-, 
je più raggj, sì ancora , perchè ipri¬ 
ti raggi > che percorro la retina tro¬ 
varono le fibrille della fietfa più atte 

: d e (Ter commoffe. Tutte quefieeofe 
;rferò egli le fottoponeal prudentfilimo, 

fa vidimo giudi ciò di Monfignor d’ 
fcdria « 

* i 

A R- 
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ARTICOLO VII. 

Giunta al Trattato della China-China y 
o fia nuove problematiche riflefioni 
intorno la natura delle febbri, det¬ 
te "Periodiche , e loro febbrifughi . 
Differtallone Epiflolare dì Carlo- 
Francbsco Cogrossi , Filofofo , 
e Medico nella città di Crema, in¬ 
diritta , e dedicata all llluflrifs. e 
Reverendi]s. Monfig. Giovan Maria 
Lanci fi y degnijjìmo Medico , ed in¬ 
timo Cameriere di 7s(. S. Papa* 
Clemente XI. In Crema, nella flam- 
pa di Mario Carcheno > 1716. in 4. 

Pagg- *4* 

LO ftudio del Sig. Dottor Carlo- 
Francefco Cogroflì, ficcome mi¬ 

ra ad illuftrare la praticacon una fo- 
da , e fenfata teorica, così non ceda 
di dare ognor nuovi faggj di queflo 
fuo particolar fentimento . Ufcì già 
alle {lampe il Trattato della China- 
China l’anno 1711. di cui fi diede 
F eftratto nel Giornale XIII. Profcfsò 
in quella fila fatica l’Autore di pro¬ 
movere la teorica delle febbri perio¬ 

di- 
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((diche, già progettata dal famofo Bel¬ 
lini , con la diiamina del rinomato 
febbrifugo del Perù* c pretefe di far 
federe, quanto s accordi il buon’ufo 
di quello- con le dottrine di quella.Più 
thiaramente di poi efpofe la fua maf- 
fima, e fine nella Diflertazione preli¬ 
minare de praxì medica promovenda, 
n cui profelsò di moftrare , quatt¬ 

ro fa neceflfaria a fondare una buona 
reorica V olfervazione della pratica , e 
guanto altresì confluifca a regolare la 
pratica il raziocinio circofpetto di una 
teorica fifico-meccanica alfiftita dalla 
iilolofia lperimentale. Quindi pafsò a 
lar come un prodromo di varie fue 
Dpere, tutte dirette a quello feopo , 

‘te quali va lavorando ne’privati fuoi 
lludj. 

Il libro, di cui quii! difeorre, altro 
*on c, che una appendice al fuo trat¬ 
tato della China-China , ficcome ap¬ 
pare dal titolo . E’indiritto, e dedi- 
ato a Monfignore Lancifi, il cuime- 
ito c sì diflinto > e sì grande , che_. 
ira feco gli applaulìdi tutti i dotti. 

In lina breve prefazione fi dichiara 
'Autore di fcrivere nuovamente in- 
orno alla China-China , non folo 

per 



p. 8. 

p.io. 

i$4 Giokn. db’ Letterati 

per mettere in chiaro le cole da lui 
già avanzate nel Tuo Tratnto , ma 
eziandio per conciliare al proprio 
fifìeroa molte belle dottrine ilicite_> 
dopo 1 edizione del fuo libro . D ivide 
quella fua giunta in dodici paragrafi, 
dai quali deduce altrettanti pratici co¬ 
rollari . 

i. Comincia pertanto ad efa- 
minare la natura delle periodiche , e 
dall’efiere il febbriftiggo del Perii fpe- 
cifico in quelle febbri, che, oltre un 
regolato periodo, foglionocomincia- 
re dal freddo, e terminare nel caldo? 
lì mette ad efaminart* quelle due ge¬ 
nerali a/fezioni . Pone la fmliftenza 
del fomite della febbre al di fuori dei 
fangue* e vuole, che il fangucftefso 
s’incagli ne! principio dell* accezione, 
c che pofeia fe ne acceleri il corfo nel 
profeguimento del parofifmo , come 
di già ioftenne il Bellini. 

§. 2. Propone l’idea del vifeidume 
febbrile, da cui deriva tuttala ferie 
de’fintomi generali delle periodiche , 
e ipiega , perchè nel principio di que¬ 
lle febbri fia Tempre P infermo in pe¬ 
ricolo. Come pure ridette fu le po- 
fizioni teoriche del Bellini incorno al¬ 

le 
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? cagioni interne di quefia forca di 
ibbri. 

$. 5. Confiderate Je affezioni co- p n« 
fumi a tutte Je periodiche , paffa a 
^flettere lu /e proprietà di alcune di 
irò, e qui, di vifo il genere di que- 
ie kbbri in due dalli, cioè vernali , 
id autunnali, apporta iJ db erfo Io¬ 
ti genio, e carattere. Efpone le ra¬ 
gioni dedotte dalla djverfa crafi dell' 
'ia , giuda la varia tempera delle fia¬ 
toni, per le quali le periodiche dei- 
autunno fieno più oftinace delle ver- 
&!i , e (piega , come il vilcidume 
(□agevolmente fi diffipiin quefte , 
le in quelle. 

§. 4. Nè di ciò contento, proccura 
:i far vedere, perchè tra le altre fta P-rJ- 
ioni, la primavera , e Tanninno fie¬ 
li si feraci di quelle Ebbri . 
$. f. Confronta con una breve di- 

•dfione le febbri infiammatorie in- 
rcurretni con le periodiche , ofier- p 
indoli l une, e 1 altre infiggere re- 
ilarmente nelle medefime fiagioni . 
t/egna la ragione d’ un tal periodo , 
vuole, che la diferafia del fangue fle infiammatorie confida in una fua 
genza particolare accompagnata da 

una 
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una tendenza al rappigliamene delle 
fnc fibre « Propone due indicazioni per 
regolarne la cura, ed darri ina la fe¬ 
rie de’rimedj molcodivedi da quelli 
delle periodiche. 

§. 6. Quindi per avvicinarli alla 
^’17’ natura delle periodiche i prende a c n- 

fiderare due fenomeni molto frequen¬ 
ti in quefte febbri , cioè la protra¬ 
zione deH’appetico, e l’orina , detta 
da’medici laterizia, c conchiude di¬ 
pender quefta da una particolare vi¬ 
ziatura del chilo hello . 

p. 18. $• 7* Per prova di quello, efami- 
mina la teffitura d’una fi fatta orina, 
Ja quale alerò non è , che una conge¬ 
rie di tartaro, o fia de mintitiffimi 
globetti del fangue, mifta con poco 
fiero. Con 1 occalìone, che dilcorre 
de‘globcttidel fangue, porta una ga- 
lantiiììma odcr vazione del Sig. Dotcor 
Bono fatta nel fangue di un b uè credu¬ 
to appellato, c qui va ripagando 1* 
oppolìzioni molte al fiftema de* ver¬ 
mi peUilenziad , affumendola giufta 
difeia del Sig. Valliinicri , del Sig. 
Dottor Bono, e di fe medelìmo an¬ 
cora , iohen.ndo ragionevole l’opi¬ 
nione con varie nuove rifleffioni, c 

pen- 
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)enfieri , nè manca di far vedere , 
quanto fia faggio ii metodo della cu- 
*a propolta da Monfignore 1 ancifi . 

§. 8. Torna a confiderai J’orina p.14. 
óterizia , e moftra, come il vifcidu- 
ne del chilo polla introdurre nel fan- 
iue una sì fatta difpofizione , ficchè 

globetti più agevolmente fi lpicchi- 
<o dalla mafia, e fi calino in un con 
“orina negli acquedotti renali* 

$, 9. Stabilita la lede del vifcidume 
Febbrile nel chilo , va ricercando la 
recifa miniera , e dopo avere confi- 
flerato il concorio alla produzione di P V* 
éfio de’mefirui viziati dello fiomaco , 
<1 in ifpecìe , della bile, abbracciai’ 
Botefi dell’ incagliamento del chilo 
pile glandule mcferaiche, accennan- 
Ipefiere quella un’idea d uno dc’medici 
jidl’Icalia , il quale ognun vede , die- 
t il Sig. Francefco 1 orti , foggetto 
luto benemerito del buon ufo della 
hina China. Spiega in quello fi fle- 
a i varj periodi delie lebbri , giu- 

a il divello gradodi denficà, e co- 
a del vifcidume, che più e meno 
(lagna ora nell’ una, ora nell’altra 
elle mcdcfime glandule. 

io. Pollo adunque il vifcidume 
per 
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pper cagione generale delle periodiche, 
s'inoltra a (correre tutta la (crie di 
que’tanti , e tanto var) fintomi, che 
in elle s ofiervano. Aifegna due for. 
genti di tanta diverfità, la prima del¬ 
le quali rifonde nel vario gr ido d in¬ 
erzia, e quantità del vilcidume *, la 
feconda nel diverfo (iato , apparato, 
o coftituzione del (angue , in cui il 
vifeidume fi (carica; il chenon vie¬ 
ne confiderato da Lorenzo Bellini , 
che folo dalle varie affezioni del vilci- 
dume fa derivare i varj fenomeni del¬ 
le febbri . 

§. li. Per meglio dilucidare que- 
(io fuo particohr fehtimcnco appor¬ 
ta la dottrina delle leparazioni de’ 

P-52-. liquidi dalla mafiadel (angue , illu¬ 
dendola con la nobile oiservazione* 
del Sig. Vallifnieri intorno la fabbri¬ 
ca de’ canali fpermatici de’ lombrichi , 
e vuole , che il medefimo vifeidu¬ 
me incontrandoli in un Lingue ora ca¬ 
rico di acidi, ed acuminati principi , 
ora dilpofto a deporre il fiero nelle 
parti del corpo , ora fervido , e gon¬ 
fio di (ali, di zolfi, e di fpiriti , in¬ 
cavoli tebbri di vario genio * e na¬ 
tura *, onde fui piede di quello fifte- 

ma 
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ia fpiega con le leggi della meccani- 

i non iolo i particolari caratteri 
die quotidiane , tergane, e quarta- 

itu eziandio tra le maligne 1’ 
gida, la cardiaca , la letargica, la 

icopale , li collerica, la fuccmenta, 

, fcarlattina , la diaforetica, e la fot- 
ntrante. Fa vedere il pericolo delle 
ergodiche ne’ pletorici, e difeorre 

icodelle proporzionate . Ddle qua- 
cofe raccoglie , dipendere tanti, e 

.tuo var) Untomi per lo più dal di- 
erfo fiato del Lingue , ed al più pro- 
-dere dal fomite della febbre , come 
% mera c atifa oc cafonate y ed ecci* 
itiva . 

Confiderà nell’ ultimo paragrafo il 
eneticio delle periodiche ne’ fluido- 
tarj , diftingue le depurative dalle 
Drrottive, adducendone le ragioni , 

vuole, che alle volte il viicidume 
fonda nel langue una viziatura sì fat- 
, che dal langue mede fimo venga 

nfeia iommimitrata la materia al me 
:fimo viicidume. 

Da i preme lì paragrafi come da 
hte propofizioni cava 1 corollirj, 

ke fervono a fia'oilireun metodo ra- 

onevoìe di medicare le periodiche. 

Tomo XXT1L N e 

P *3* 
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di maneggiare il febbrifugo. I. Se 
il viicidume fi pone per cauta gene¬ 
rale di quefte febbri , 1* indicazio¬ 

ne primaria farà di digerirlo , inci¬ 
derlo, e concimarlo . Mollra tu que¬ 
lla madama fondato 1* uto de digeren¬ 

ti deterfivi 3 aperitivi, e per conte* 

guenza congruo l’ufo de’rimedj ama¬ 

ri , come quelli , che fon dotati di 
fali ruvidi, fcabri, atti a detergere , 

Schiudere, ed affottigliare . Fa un ri- 

jfteffo fopra la teorica del Bellini, fu 

le tracce della quale ti tarebbe piu 
agevolmente trovata le China-China^ 
di quello che farebbe feguito con la di- 

.41. rezione d’ altri fittemi. 11. Quindi con¬ 
chiude , che la China-China non e 
rimedio empirico, ed avietodico, af* 

fegnando i fuoi effetti in tutto il cor- 

fo dello ftomaco fino al fa tigli e , co¬ 

me pur’anco nel fangue Beffo, equi 

tocca la fpiegazione meccanica da lui 
già propofta de’granel lini febbrifughi 

nel Trattato. III. Diftingue le fìagio- 

ni , e gl’individui , in cui fi dee-* 
P 43* praticare > o tralafciare il febbrifugo, 

aliegnando le ragioni pratiche d uru* 
tale diicernimento - IV. Vuole auo< 

Ultamente indilpentabilc la f !M1U’ 
China 
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lina nelle periodiche perniciofe , e 
li accenna il metodo deli’ infigne Pro- 
Tore dell’Arce, ifSig. Torti. V.In- p. qf. 
ciicc , chele ugualmente la China- 
lina cip ugna le perniciofe , e le-# 
nigne , non dee crederi] tra quefte P-4^ 

>bri veruna elfenziale diverfità iti_j 

gione di calila, e che tutto il di va¬ 
li dipenda dal piu , e dal meno del 

feidume, come pure dal di verfo fta- 
del Pingue, in cui il vilcidume Ir 

arica . Vi. Apporta altre febbri 

ezzane tra le perniciofe e falutari, 

in quelle m olirà problematico l’ufo p’47* 
Ila China-China , inclinando però 

differirla, ad uiare intanto il meto- 
> praticato dagli antichi. Vìi. Spie* 

poi meglio 1’ ordine di curarle-# , 
accenna la ferie de‘ riraedj Gonfie¬ 

nti a Cai fine. Due indicazioni prò- ^^ 
me, la prima d’incidere il vifeidu- 

C , la feconda di regolare lo dato 
Il fangue. Vili. Dilcorre di queda , 
del modo di eleguirla, onde riliet- p ^ 
fu la cavata del fangue, iu le be¬ 

nde cordiali, e confiderà , quando 
n vengano o i diluenti,ogli attempa¬ 

nti. iX. Efamina l’ordine di cura¬ 

le foctentranti > e bilancia le ra- p.jx. 
N i gio- 
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gioni di uiare in etfe , o non ufarc 
la China-China . X. Vuole , che fi 
replichi il febbrifugo per la prefer¬ 

ii. vati va nella convaleicenza , non io- 
10 per impedire la produzione del vi- 
feidume , ma eziandio, per animare^ 
11 languc a fvilupparfene , quando 

fi generi , ed entri nelle vene . XI. 
P-S3> Apporta una curiofiflìma offervazio- 

ne fatta dal Lewenochio nel fangue 
mifto con infusone di China-China, 

e fa vedere, quanto s'accordi con_i 
le fue fperienze già nel Trattato prò. 

pofte. Xli. Per ultimo , quando il 
vifcidumc tira dal fangue la iua_# 
fulhftenza , loda, oltre la China-Chi¬ 

na , l’ulo del ferro, e diiapprova per 

lo più il genere devolventi nella con- 

valefcenza. 
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ARTICOLO Vili. 

lettera del V. ^4LESS^VJ>R0 BER- 

Ti , L'tcchefe , delle Scuole Vie , 
Sig. Lodovico Antonio Muratori , 
intorno allo Scoprimento delle Reli¬ 
quie di San Vantalcone , Martire-* 
'R^icomedienfe , nella Città di Lucca 
Ì anno 1714. 

Eruditismo Sig, Muratori# 

ECcoIe finalmente pochiflimo piS 
di ciò , che in fofeanza fi con- 

tneva in quella mal digerita ferie- 
tirella, che, di ciò pregato, io fe- 

giì nello feoprirfi 1* urna dd Santo 
Martire Pantaleone Nicomediefe in 
mefta città. L’invio a V. S.Eccellenr 
iffima, sì perche ne le ho promefia , 
sì principalmente perchè ella con 
fua vaftiffima erudizione mollumi- 

negli abbagli , che io facilmente 
^rò prefi , avendo trovato al parer 
iio la materia affai imbrogliata , e 
>nfufa per uno, che mette il primo tifo in sì fatti ftudj. Eper venire al 
ftro punto, 

N 3 Lue- 
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Lucca mia patria, ettendo, come 
fa ella benifiìmo, una città delle piu 

antiche d’Italia, che fu già colonia , 

e municipio de’Romani , e fede poi 
de’ Principi deila Tofcana, pare vi me , 

che ettere doverebbe fornita di bellif- 
fimi monumenti , quali veftigr della 
primiera grandezza fua ; ma efiendo- 
chc il piano della città ha oggi da 8. 

o 9. braccia pjù alto di que io , che 
fofse ne’ pattati tempi , come più vol¬ 

te lì c ottcrvato da nofiri fludiofi dell 
antichità , per rinvenire tali memo¬ 
rie , le quali io non dubito punto 

-che vi fieno, converrebbe fca va re fiot¬ 
to terra con pericolo bene fpeflod’af. 
faticarli in vano , per non iaperfi i 
]uogo%loro precifo *, ettendo fol tantt 
avvenuto talora di feoprire vie fot- 

terranee , condotti d’acque, fepolcri 
urne, marmi, monete, filili fcrittc 
rj, e limili avanzi della gentilità , < 
nel fabricare i fondamenti di alcun,' 

cafa, o in cavar pozzi x o in altra tal» 
occafione. 

Nulladimeno fiotto la Chiefia par¬ 

ticolarmente oggi detta de’ Santi Gio 
vanni, c Rcparata , o a quella intor¬ 
no fiembra , che più facilmente, fica 

van- 
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andò , chi li diletta di tali ritrova- 

ìenti, potrebbe faziare il iuogitfto. 
Lgli è tradizione , non fole ben fon¬ 
ata, che dove lì vede oggi la cupo- 
1 del B itti fiero , fofTe un Tempio , 
Diana dedicato, e racconta il P. Ce- 

^re Franciotti nelle vite de’Santi di 
iucca face. che alcune medaglie 

ntichc di confoli, ed altri limili mo- 
umenti ritrovarono nel fare i fon- 
amenti di certa cafa intorno alla cu¬ 

oia fteifa, e piu modernamente Fan- 
0 1692, nello fcavare vicino ad efsa 

n pozzo li trovarono, cinque fole o 
i braccia fotto terra, di verli fepolcri 

>n le offa intere de’cadaveri, e quat¬ 
to braccia piu fotto trovoOi un fuolo 

carboni con molte urne infrante , 
.icune di marmo, altre di rame, ed 
ttre di creta, in parte ripiene di cene. 
, oltre alcune altre vacuità dentro 

n muro , nelle quali li trovò pur 

rlla-cenere , alcune monete, ed uno 
ile fcrittorio , come tifavano gli an¬ 
elli, alcune delle quali coi detto (li- 
conferva preffo di fe il Signor Vin- 

nzo Marchiò , Cappellano della det- 

Chiefa, ed erudito affai nelle anti. 

liti della patria* 

N 4 Or 
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Or queft’anno 17 r 4. è accaduto, 

che , con 1’ occafione di far fi dal Signor 

Priore Amedeo Saminiati la balaudra- 
ta di marmo della tribuna di detta 

Chiefa, volendoli appianare il pavi¬ 
mento di elfa dietro all’ aitar maggio¬ 

re , li è feoperto un vacuo , e quali 
via fottcrranea , balìa affai , ove io 
appena entrar potei ben chino , con 
pietre lavorate da ogni parte, la qua¬ 

le fi fìende per cinque braccia in cir¬ 

ca direttamente fotto il mezzo deli’ 

aitar maggiore , voltando poi verfo 
mezzo giorno circa la lunghezza d’ 
un braccio , dopo di che s’incontra¬ 
no groffe pietre lavorate , onde non 
fi c (cavato più innanzi: il qual luo¬ 
go sì ben murato dà a divedere effere 

flato facto a bella polla forfè in alcuno 

di quegli anni, ne’quali per l abbru- 
ciamento di detta Chiefa, ella fu ri- 
dorata , come dirò più abbailo. 

In quello luogo appunto , che vol¬ 

ta dalla parte dell’ Epiitola lotto fal¬ 
car maggiore, luogo, ove mi ricor¬ 
do aver letto nella vita di San I ilip- 
po Neri , che fi ritrovarono ancora i 

corpi de’ Santi Flavia , Domicilia-» * 
Nereo,Achilleo, ec. fi fono trovate 

due 
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lue urne, 1’ una dell'altra più gran- 
le , col fuo coperchio circondata di 
pcrri confumati però dal tempo tal¬ 
mente, che nell’eftrarfi Turnaanda- 
ono in pezzi ) e l’altra più piccola, 

; fenza coperchio ripiena fol di car¬ 
boni j ambedue !e quali tanto più me¬ 
ntano una particolar confiderazione, 
luantochè moftrano di edere non già 
vanzi della gentilità, ma facre re- 
Iquie di Martiri , e per il luogo , 
ve fur polle, e per l’urna medefima 
o’ioro lavori affai ben fatti, elfendo 
uti ufi gli antichi Crihiani fino de* 
rimi fecoli di cu (lodi re con onore-# 

reliquie de’Martiri, come fi vede 
l Prudenzio nell’Inno de Exeqmis 
rfunftorum ,e inSozomeno, che fli- 

ì ola i gentili ad aver cura de’morti 
:;ro coll’ efempio de’ Criftiani de' 
impi fiioi ) il che ella fa con quel 
indo di fcelrifiima erudizione-# , 
.e in tutte le opere fue fi ammi- 

i* 

V urna maggiore dunque è di mar- 
D bianco lavorato , col coperchio 
rimente lavorato di due pezzi ; ed 
pezzo più piccolo, che viene afor- 
ire uno de’canti, fembra piùmo- 

N f der- 
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derno del rimanente. Ella è circa due 
terzi di braccio lunga > e larga un 
terzo in circa , ed altrettanto alta *, 
dalle due parti laterali ha alcuni la¬ 

vori di baffo-rilievo la partedi die¬ 
tro c rozza } la facciata davanti poi 
è divifa da due lavorate cornici in due 

quadri, dentro i quali divifa fi legge 
E infcrizionc in caratteri romani in 

quella guifa 

4- HiC RE SCI PAN 
, QVIESC1T TALEON1S 

CORPVSo MRlS.y 

Dal deftro lato entro un altro qua¬ 
dro fi vede fcolpito un ramofcello > 
che fembra d oliva , c dal lato fini- 
firo vedefi in mezzo al quadro una 
laftra rotonda di bafforilievo a gtii- 

fa d’un’ofiia , col foo manichette) fiac¬ 
cato da effa ladra , e da’ Iati fi ve¬ 
dono fcolpite due ampolle piccioli 

fimili tra loro, fenon inquanto fo¬ 
no un poco diverfe nella firutttira-i 

del coperchio. Su' canti poi , elido¬ 

no alquanto rilevati, fi veggono im¬ 
prese alcune quafi fiammelle, c tutto 
ciò non è fenza mificro. L’altra or- 

netta a guifa di piletta è aliai più 
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piccola, e non fatta con tal diligen¬ 
za , e vedefi piena di grofli carboni *, 
ntorno all'orlo di cui fi legge di ca- 
-attere mezzo gotico: carboncs incen¬ 
do rum . 

Riferbandomi a parlare forfè in 
ltro tempo di quella feconda urna 
iferirò per ora brevemente a V. S. 

Eccellentiis. ciò, che io ho trovato in¬ 
orno alla Ifcrizione della prima , e 
io, chea mene paja> cioè, fe ve- 
amente il corpo di S. Pantaleone fi 
itrovi in efia: imperocché moltifo- 
o rimafti maravigliati di quello ri- 
rovamento, non credendo mai poterli 
vi ritrovare quel fanto depofito . 

E primieramente,come ella fa, mol- 
e diverfi fono fiati i Santi di que- 

i o nome. Bafta vedere il Martirolo- 
tio di Beda , il Romano , e l’antico 
Juftrato dal nofiro Francefco Maria 
aorentini . Di San Pantaleone Nico- 
ediefe io intendo parlare , emenda¬ 
le altri che lui elTere in quell’ ur- F al parer mio non pofia, perquan- 

ci dimofirano non folo i fopradet- 
lavori di bafiorilievo fcolpiti nell* 

ima, che lol tanto hanno relazione 
martino del Sanco Nicomediefe^» , 

N 6 ma 
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ina anche altre figure di antico lavo¬ 
ro, che fi veggono in altra cadetta-, 

d’ argento , in cui dal Signor Priore 
di detta Chiefa qualche parte della 

di lui tetta fi cuttodifce*, il che tutto 
concorda con !a loia vita del Santo 
di Nicomedia , fcritta dittefamente da 

Beda, daUluardo , dal Mctafratte , 
dal Ribadeneira , c da altri j e fingolar- 

mcnte in un codice mf. della Ina vita, 

che nella Libreria di S. Maria di Fi¬ 
renze fi conferva, citato dal P. Mont- 

faucon nel Diario Italico pag. 372.fi 
ha la ttcria dell* arbolcello che fem- 
bra d’oliva , ed altre particolarità , 
che iliuttrano , c danno chiarezza a 
que’ lavori. 

Di quello Santo dunque parlando, 

10 fon d’ opinione , che la maggior 

parte almeno del fuo corpo fi tro¬ 
vi da gran tempo in Iucca, e che-# 

altre Città, le quali fanno lor gloria 
11 pofiedere quello lacro cadavere-*, 

abbiano o reliquie d’ un San Panta- 

leone, che non fia il Nicomediefe , o 

forfè qualche parte di quello , ma-» 
non mai intiero : nefiuno potendolo 

provare con le conghictture e le tra¬ 
dizioni , con Je quali da noi fi pruo- 
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a, le quali tutte infieme uniteven- 

onoa formire una morale certezza , 
he egli ila a Lucca , ed in quella 
rna. 

£ primieramente la più antica^, 

otizia , che delle reliquie di San__* 

"antaleone ne’ facri Scrittori mi fia 
: tifici to trovare •, fi è ciò , che leg- 

tefi nelle Opere di SanGio. Dama- 

:eno Orat. 3. de imagìmbuspag. 
tergo edit. Varif. 1577. ove dice-# 

rferfi convocato da Teodofio urL-. 

loncilio in Coftantinopoli , il quale 
à'ace ad alcuni di contare il IL iru, 

umero tra gli Ecumenici , ed ctferfi 
idunati i Padri in un oratorio, ubi > 
rive il Santo , Beatovi m Tantaleo- 

s , & Marini pars rciiquìarum con- 
wvatur . Dal che non fi deduce già , 
ine quelle fante reliquie vi follerò 

no dal tempo di detto Concilio , 
Dm e fembra , che ne deduca il Ba- 
Dnio all’anno 381. in cui fi con¬ 
beò fecondo lui il Concilio fleflo , 

icendo egli : Erant in que’giorni , 

Oratorio reliquia Tantaleonis , & 
tanni Martyrum : ma vuole il Santo 

lamente lignificare, che vi erano, 

landò egli fcriveva confervatur, cioè 

do- 
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dopo il fettecenco> nel qual tempo 

egli vifse. 
Dopo il 769. poi, come racconta, 

Agobardo Vefcovo di Lione, gli Am* 
bnfciatori di Carlo Magno inviati in 

Occidente , ripagando nel loro ritor¬ 
no per l’Africa , ne riportarono, di¬ 

ce egli, il Capo di San Pantaleone , 
del che fa ricordo anche il Maglio¬ 

ne negli Analetti tom. pag, 407. 
Chi fa però, echi può altri render 

certo, che egli folle il Nicomediefe ì 
Non potrebbe dubitarli coll’ er lidi tifia¬ 

mo Tillemont , che i’ Africa abbia 
avuto un Martire di quefto nome § 
Di un San Pantaleone parla aneli 
Ugone da Flavigni, come ho tratto 
dal Labbe Bibliotbecanova mfi. Tari- 
fiis anno 16^7. fcrivendo egli che_> 
un Vefcovo di Colonia mandato da 

Ottone Secondo Imperadore all’ Im- 
peradore di Coftantinopoli , riportò 

daNicomedia il corpo di San Panta- 

leonc , che pofe a Colonia . Ma io 

anche qui temo , che abbiano prcio 

abbaglio coloro , che ciò fcrivono 3 
fapendofi , che circa quegli anni le 

reliquie del Santo non erano in NTi- 

comedia, e che le reliquie, elidono 
in 
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i Colonia, fi fono avute da Roma $ 

:rivcndol’LTghelli, ilBaronio, ed il 
iacconio all’ anno 946. che le riportò 
Cardinale Ademaro da Roma irL.» 

• crmania* citando Rogerio fcritcore 
ella vita di quello Cardinale fuo con- 

rmporaneo, e d’incorrotta fede , e 
lulladimefio anche di quello può du- 
ttarfi , fc fia il Martire di Nico- 
icdia * 

Comunque la cofa IT andane in tem- 

i così ofeuri , e lontani da’ noftri , 
sii è certo, che da quello fecolo in 
hi noi troviamo una non deprezza¬ 
le tradizione , che il corpo di detto 
into ha predo di noi, c nella Chiefa 

• ridetta* benché non fi poffa mettere 
chiaro il trafportamento di effe re- 

ijquie. alla nofira Città , forfè per ca- 
one di e (Ter fi bruciato più volte l’Ar- 
nivio, e la Chiefa de’ SantiGicuan- 

. , e Reparata, una volta nel 1242.. 
le fi rifiorò poi a fpefe pubbliche * 

l’altra nel 1430. Sfiorandolaallo- 

Nuto Cecchi, Priore di detta Chic* 
, e Vicario Generale > e poi anche 

tl 14S4. porgendo grande ajuto alla 
{a rifiaurazione un taleNicolao Fran- 

li, come fi ha dalle autentiche ferie- 
tu 
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ture del publico Archivio . 
Elfendofi fpelfo denominate le Chie- ì 

fe da facri Deporti, che poifedevano, 
potrebbe edere, che il corpo di San; 
Pantalone molto anticamente folle 

trafportato alla detta noftra Chiefa, e 
le avelfe dato il nome > trovandoli ella 
fino nei 984. nominata la Chiefa di 
San Pantaleone. Anzi olTervandoli, che 
negli anni antecedenti non le vien da¬ 
to tal titolo , potrebbe fofpettarfi, che 
il trafporto del corpo di quello Santo 

a detta Chiefa le cangialfe il nome , 
che avea avuto fino a quell’ora. E que¬ 
llo, eh’iodico , fi può anche conghiet- 
turare dall’ efempio di altre Chicle di 
quella Città,come della Chiefa oggi 
detta di San Paolino, primo nofiro Ve- 
feovo, la quale avanti , che vi fulTe 

trasferito il di lui iacrodepofito, di¬ 
ceva!! della Santilfima Trinità, e poi 

di Sant’Antonino : e da quella oggi 

detta di San Frediano , la quale pari¬ 

mente avanti che pofiedelfe il corpo 
di lui, dicevafi la Chiefa di San Vin¬ 

cenzo . 

Ora chi vuol difcernerc, che anti. 
diamente fu chiamata Chiefa di «San 

Pantaleone quella, che oggidì e ap- 
pel- 
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eliaca de'Santi Giovanni e Reparata, 
du ha che ad entrare ncH’Archiviodel 
dcovato di Lucca, e fotto il legno 

vedrà uno finimento antichiffimo 
Jgito per mano di Ser Pietro Notajo 

nperiale ai 151. di Marzo dell’anno 
84. incui il Vefcovo leodegrimo, 
i egrimo ordina certo Prete per la 

^tta Chiefa , e chiamala de’Santi Pan- 
leone, Reparata, e Giovanni . Nè 

reda già , che a ciò provare quello fo- 

Itrumento fi trovi . Egli è il piu 
itico, non l’unicoj eflendo che da 
lolti altri fi trae efferfi così detta an~ 
te negli anni feguenti ,e fingolarmen- 

fi trova così chiamata nel 1014. 
! 10x7. nel 1071. e fino nel 1100. e 

Il 1200. Oltre di che fi ritrae ancora 
|11 LIghelli Ital. Sac. tom. 3. pag. 3^3. 

quelle parole : Joannes Tatria Lu- 
vjìs Tetri Fall erti Filius, Epifcopus 
yiorienjìs circa annum 1020. multa 
va conccffit Fcclefiis, dee dire,£c- 

fuc S. Tantaleonis ,& Repar atre Dice- 
rs Lue enfi s. 

Io non intendogià di fcriverc in una 
teria n<5 contradetta.So alcuni co Eri- 

rto Rofveido fopra il Martirologio 

Adone volere altrove circa que’tem- 

Pi 
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pi le di lui fante reliquie -, nè io le 

contratto loro*> folo ttrano mi fembra , 
che come tt legge in certa leggenda di 

quefto Santo fìampata in 12. quetti an¬ 
ni addietro in Roma, tt voglia , chetin 

di lui braccio in più # e divertt luoghi 
fia venerato. Il che mi faafferire fran¬ 

camente , che di molte reliquie di que¬ 

fto Santo , le quali altrove collocate 
fi vogliono , farebbe d’ uopo farmi 

vedere le autentiche fcrittureper con¬ 

traporle alla noftra tradizione. 
E qui non iftimo inutile per chia¬ 

rezza della materia il regiftrare ciò 
che tt c poi trovato nell’urna. Oltre 
gran parte della dentatura e delle man- 
dibule con altri otti , che erano nella 
di lui tetta d’argento , che ogni anno 

s’ efpone per la fua fetta alla venera¬ 
zione de’Fedeli, nella catta di marmo 
aperta in prefenza di Monttg. Vefcov 

tt fono trovate le falangi d una mano , 

2 f. otti de’ piedi, un pezzo di otto la- 

ero, un altro deli’ ilion , fette pez¬ 
zetti d’otto del la mano, un pezzo di 

cotta delle mendofe, circa So. minuti 
pezzi di altre offa diverfe , un dente , 

due pezzi dell’otto petrofo, 3^- pez¬ 
zetti divertt d’ otto, con alquanta ce¬ 

ne- 
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•re. Ciò, che non è alcuna parte dì 
aefìe, quando abbia le fue pruove ben 
■ridate , io non ho difficoltà di con- 
:derlo a ture’ altra città , che 
ucca.. 
Qui , oltre il già detto di fopra 9 
noi andiamo nella Libreria di òan 

Urtino, che fu già del famofo Felino 
indei , nel Banco fegnato N. I. in 
i libro M.S. in carta pergimina in 
glio fegnato n. 17. a cui manca il 
ontefpizio, e dolo in fine fi legge di 
batter moderno rifpetto a quello , 
jncui è fcritto il libro , che è an- 
rhiìfimo : Orcio officii feenndum B. 
ieronymim , & alias SS. Dottore* 
rxlefiarevifus per D. TJicolaum Te- 
imum sArcyd. anno MDXIIII. trove- 
mo a i 27. di Luglio: InT{atSan« 

Tamaleor,is de Taffione ejus Filli. 
Eli011 uni fadmus , omnia cantarnus 
una Martire * Fcfperas majores apud 

bittam Reparatam celebramus, ibique 
horificè reficimur , e poco dopo : Mìf- 
W majorem apud S. Repar ata celebra- 
4S . Dal qual modo di notare l’uffizio 

eruditi tutti ne deduranno facil¬ 
ine effere quello libro fiato fcritto 
ca il 1 ico. ed invero nell’Indice 

di 
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di detta Libreria fi fegna come codice 
del 1230. Dunque , or dico io , in 
quegli anni era il corpo di San Pan¬ 
talone a Lucca nella Chicfa di Santa 
Reparata, poiché per qual motivo 
farne un tale ufizio, e fare quella di- 
fìinzione di porcarfi il Clero della cat¬ 

tedrale in tal giorno a detta Chiefa , 
fe (fato non vi folle il di lui corpo ? 
Tanto piu che cotta manza tale non fi 

legge in detto libro eflferfi iliaca, fe non 
verio quelle Chiefc, che polfedevano 
fenza concroverfia qualche facro fimil 

depofito, il dì della lor iella ,e Io vcg- 
giamo chiaramente per adurne un 
efempio, il dì della fetta di Sant’A- 
lefiandro Papa, il di cui fanto corpo 
non ha dubbio cttere a Lucca nella 

Chiefa del di lui nome , imperocché 

ivi ancora fi legge: Vcfperas tnajores 
apud Satiffum .Alexandrum celebra.- 
mus , ubi prò bonoreillius Santti,&. 
devotione etiam B. Martini bonorificè 
reficimur. Il corpo di Sant’ Aleifandro 
fu trasferito a Lucca da Alefiandro II. 

Papa , che fu creato nel 1061. 
Ma, la Dio mercè, feguendo l’or¬ 

dine cronologico , mi trovo pure ad 

argomenti anche più chiari. Riferifcc 
il 
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P. Franciotri ne’Santi di Lucca , co- 

e il 1444. feceli dal Senato un De¬ 
eco, che gli Anziani * e Confalo- 
ere della tlepublica vilitare dovef- 
ro leChiefe, che cultodi vano corpi 

nti il giorno della lor fetta. Tal de- 
eco a me non è riuicito trovare . 
’ ho ben veduto un altro fimile fat- 
il 144-6. a i 23. di Giugno, ere- 

icato a' 21. d’Agoiìo , che può da 
,nuno vederli nella Cancellarla di Pa- 
ìzo , libro di Decreti foglio 27. aru 
> 1446. die 24. (li 1 ii li trova quella 

dinazione per il di di San Pantaleo- 
. Magnifici, ac potente s Domini ^Au¬ 

lirli & (fexilhf. Jufiitia Vopuli, & 
Wnmunis Lucerfis una cum tribus eie- 
is civibus fuper veneratane fanffio- 
lm decreverunt ut auftoritate eis da- 
a generali Confilo die 2 3 .Juhi, diem 
. pr&fentis Menfis effe feriatam , 

0 ad ]us reddendum , Artificurn *Apo- 
s tiaufas teneri debere , & quod 

grufici Domini Mntiani debeant di- 
die exire ad Miffam inEcclefìa S. 

mnispropter Feflutn S. Vantaleonis, 
jus corpus efl in ditta Ecilejìa col- 
Mtum & offerre teneantur librai 
uuuj/ ceree in quatuor candelis>cc. 

QuaL 



3 io Giori*. db’ Letterati 

Qual attenzióne più chiara della pre- 
fente? Si avea dunque allora comu- j 
nemente per indubitato ritrovarli in 

detta Chiefa il corpo del Santo Mar¬ 
tire Pantakone. E pcrchcnon dovrà; 
crederli addio , tanto più che dura an-i 

che a’ dì noliri la fopralcntta co(hi-i 

manza , di offerire il Principe le quat-i 
tro candele il giorno ddla feda di que-t 

fto Santo a detta Chiefa ? 

Palliamo dall’ Archivio del Palazzo 
a quello della Cattedrale, dal qualei 
fi trae, chede’Santi, le di cui iacre: 

olfa nella Cucca li ritrovano, fe ne deb*: 
ba celebrare, per privilegioIpeciaJe,* 
da tutto il Clero l’ulìzio folenne a 
Or fe troviamo P ufizio diSanPan-j 

taleone Martire di Nicomedia eflferficc*! 
lebraco ab antiquo doppio e folenne d: 

nove lezioni nella Dioceli di Lucca 4 

maggiormente verremo a conoicere q 
dfervihito , eper confequenza elfer i 

vi di preiente il luo tanto corpo. E; 
qui dee primieramente faperfi corner 

le venerande Monache di San Miche * 
letto polTedevano qualche anno fa uri 

antichiilìmo breviario icritto in perii 

gamella , il quale è flato veduto dal 

molti, el P. Franciosi lo cita a foli 

' 
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pS. dei l’opera fila de’Santi di Lucca , 

si qual Breviario a i 27. di Luglio fi 
ggevano di fidamente le Lezioni di 
.ielle Santo. Cosinon fofie egli per 
acacura andato a male , come po- 

emmomoftraflo, a chi volerle ve- 
•rio. Olcredi quello in un Antifona- 
o in foglio in carta pecora > che nel- 

libreria della Cattedrale fi conferva 
tnco lecondon. 1 ^ 2. fi leggono con 

fue note da canto le antifone delfu- 
iio di San Bantalcone . Dal che , e 
ciò j che abbiamo detto di fopra , 

vede quanto fia vero , che in Lucca 
me ceiebraise aque’ tempi 1’ ufizio. 
olservi che quello Antifonario, fe 
iero, che foise delle Monache di Pon- 
letto , come fi cava da quelle paro- 

che vi lì leggono : ijie liber eft 
vnacb. S. Maria de Tontctetto , ec. 
«ebbe più antico del 1144. avanti al 111 anno furono efse trasferite in cit- 

e unite al Mona fiero di Santa Giu- 

a-, le pure non vogliamo di re, che 
eguitaise a chiamar le Monache di 
ntetetto per qualche anno anche do¬ 

la loro traslazione in città. Il lor raltero era antichilìuno ; e fu fa- 

bri- 
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bricato, come fi ha , dal Franciotci Fan¬ 

no di Crifto Soz. 
Mi dia licenza, Sig. Muratori dot- 

tiilìmo, che io copj qui alcune di que¬ 
lle Antifone, tanto più, che fcorgef 
da loro quanto al Folo Marcire Nico 
mediefe convengano; Tantaleon Sena 

tons Eufiorgii filius in 'Njcbomedia 

Civitate futi emditus liSeris liberali 
busfrutìum daturus in tempore fuo, E vo* 

vae a Beatus vir.cc Hunc Magifisr e]ui 

JLufrofinus Medicus fape duxit fccun 

in Valatium 3 ubi Regcs , & Principe, 
convenerimt in unum. Evovae. a. De 
dit liti Dominus in corde fuo latitiam 
& frequentata Domum Presbiteri con¬ 
fi rm ab atur in fide. Evovj.e.VerTan 

taleonem nec dura baptiz,at um fecit Dea 

miraculum , ficnt Centuno ante bapti 

[munì accepit Spirti um Santi um. Domi 

ne quam admirabile efi nomen tuum 

Evovae. a.Baptixaius Vantaleon aver 

tit Vatrem fuum ab TdoLorum cui 

tura } quoaiam in Domino confifu 

efi ec. 
In un altro ^ibro di Canto ecclefia 

ftico parimente antico Icritfo in peri 

gamena in foglio nel Banco fecondo n 
i$i. J 
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fi. della predetta libraria lì legge nel 
ì di San Pantalone quella Antifona: 
idtfl Beati Tantaleoms fediva folenni- 
as, qui femtoris fìlius faftus efl fe¬ 
ti or Cuna Cceleftis.Late tur Bccléfta , 

xuitet clerus , gaudeat populus. Bea- 

Pantaleon Martir Xrijh intercede prò 
ìbis; ed altre antifone, che lungo Ta- 
bbe il copiarle qui tutte, tanto più* 

le alcune non adatto bene s’intendo- 
5 ? le quali piu ottimamente confron¬ 
tilo con ciò, che di quello Santo Mar- 

re feri ve , oltre li Ierittori della fua 

Ita, il Codice M.S. della libraria fo- 
•acitata di Firenze, c San Fulberto 
ll inno, che fopra San Pantaleone 

legge nel tom.^.della prima edizio- 

della i iblioteca de’Padri, e nel i S. 
Ha leconda. Altri pur vene lono 

libri ecciehahici, che contengono 
leise antifone , e (ìngolarmente uno 
jnato n. i y^. Da’ quali tutti fi dedu- 

3 che anticamente le ne ficelse ufi- 
I particolare in quella noflra Città , 
pile unito con 1 altre prove viene a 

afermare, che a Lucca fofseil cor¬ 
di quello Santo. rei lecolo X VI. era ciò tanto certo, 

Gioleppe fedeli, altnmente det¬ 
rae XXV1L O to 
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to ilCatonello da Lucca, Poeta afsai 
rozzo, fc di cui poelic fìamparonfi in 
ottavo il i f 31. ed altre il i y 3 3* in Vi- 
ncgia , nel capitolo primo , in lode del 
Volto Santodi Lucc^,numerare volen¬ 
do i corpi fanti, che in quella Città 
fi truovano, mette con gli altri in lilla 

San Pantaleone in quelli verfi : 

Veggio quel Paulico a tutte Tore 
Con Antonino , Aleffandro , eTriàiano 
Mo/lrarfi Jitibondt del /ho honore . 

Jfpprejfo a quei Teodoro, e Romano 
Pantaleone, Regolo, e Davino, 
Agnello Catto Stne/e , e Pontiano. 

Or trovandoli gli altri corpi di quelli 
Santi nella nollra Città, converrà di¬ 
re, che vi fi trovi anche quello di Sar 

Pantaleone. Noi veggiamo dagli att; 
della vifita di San Giovanni fatta da 
Vefcovo AlefsadroGuidiccione, che fi 

nel 1 56jl. come i Canonici francamen , 
te difsero ritrovarli il corpo di S. Pan ; 

taleone nella lorChiefa, e nel luo, 
go appunto, in cui s’ è ritrovato quell, 

anno. Lcco le parole degli Atti,i quali) 
confervano nell’ Archivioepilcopale 

Interrogati an ditta ecclejìa colUgia 
ta fit confecrata , refponderunt quo 
numquam corum tempore fuit in diti 
MctUjia celebrai uni feftum Dcdicatioru 
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ìpfius , feci quod reperitur in quaderni 
antiquo mi fall in tana badino, nota' 
tum die nona menjìs Junii e/} e feftum 
Dedicatioms SS, Vuntaleonis, & Se¬ 
parata. Idem corpus efl in ipfa , ec. 
ie poche linee dopo. Itetri interrogati 
dixerunt quod in ditta Ecclejia requie, 

ilcit, ut dicitur , corpus S. Vantale^. 
»ns , quod ed fub altari madori ditta 
Eccleficc. Nè è maraviglia che fi la- 

lciadero in ciò guidare dalla fola voce 
comune , ficcome anche, che il P. Ce¬ 
lare Franciotci poi ne dubitarti, co- 

iimeciie averte veduto nel fuddecto Bre¬ 
viario di san Michelettoquefte parole: 

S. Vanta leoms Martiris, cn jus corpus 
Tjt in Ecclejia S- Joannis majoris , 
t cosi altri di que'tempi ; imperoc- 

thc tal dubitazione nafeeva dal non 
tflerfi mai feoperto a1 di loro il luogo 
ave egli era porto, onde cominciarono 

i temete della antica tradizione-Sic¬ 
ilie a’ di nortri vedendo quefta facra 

ima icoperta dobbiamo ripigliare Pan¬ 
ica certezza -che quello lìa il corpo di 

*an Pantaleone Nicomediefe. 
Vedefi ancora nella libreria noftra 

li corte Landini un Medile Romano 

duco rtampato in foglio grande Lucei 
O z apisd 
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apud rìncentium Bufdracutn MDLXIIl. 
incili nel Calendario, che gli fi tuoi 
porre avanti, lono notati fotto il gior¬ 

no della lor fella tutti i Santi, i cor¬ 
pi de’quali fono nella Citta di Lucca, 

benché non di tutti loro fi celebri dal¬ 

la Chiefa Tufi zio. Or nel mele di Lu¬ 

glio fi: legge Vl.Cal. 27. Vantbaleoms 
Mart. ec. In Ec. S.Joanms,&Repara- 
ta , ec. il che non iolo vuol accenna¬ 

re, che ivi fe ne faccia L ufizio , ma 

ancora che ivi ripofi il luo corpo , 
vedendoli Tempre accennata la C hiefa 

fola mente ai dì della fefia di que’Santi, 
che in ella hanno il loro depofito . 
Quello fi vede due volte in quello bef¬ 
fo mele , imperciocché il primo gior¬ 

no fi nota : Calendis S. Lucina, Ma- 

trova Romana, In £. Caihe. e poco 

dopo : 1111. Jd, 1 2. Vaulita Epifcopi Lu+ 
tcnfis , & Martiris in E. fua , lapen- 
dofi ber) da tutti che il corpo di Santa 

Lucina fi trova in S. Martino, e 1 cor¬ 
po del rjoflro Santo Vefcovo Paolincj 

nella Chiefa di San Paolino nominate; 

fi coiijtcrva , Ciò anche più chiara*! 
mente fi vede fotto il terzo giorno d$ 
Mapgio, in cui e la fella de Sant:) 

Aleliandro , Evenzio , e compagafl 
Mar- 

w 
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lartiri, poiché volendo fare intendere, 

ve ripofalfe il corpo di Sant’Alelfandro 
:)1 foggi Ligner folo in Ec. fua non fi 
irebbe incefo di qual corpo parlate, 
nde fu codretcochi fece il Calenda- 

o a mutare dile , c da qui dare ad 
(tendere quello, che voleva fignifi- 
ire altrove con quell’ aggiugnere in 
\c.fua , o limile, fcrivendoii/f/ejrdw- 

-i, Eventii, & fociorum maniruz*, 
oi foggiugnz:corpus S.^Alexandri infitti 
^.Dunque quando vi pone la Chicla, 
itended’accennare il luogo, ove ri- 
ofano i corpi de’Santi, de’quali $ 

la feda. Dunque il corpo di San»* 

Lntaleone è in San Giovanni, ellen¬ 

iche quella Chiefa viene ivi accen» 
ita. Si vede quello anche nelle Lita- 
fcdi detto MelTale,nelle quali effondo 
;giunto folo il nome de’ Santi,i corpi* 
'quali a Lucca fono,vi fi vede aggiun- 

anche il nome di San Pantaleone • 
Vincenzo Civitali che mori circa il 

I72. dorico aliai veridico delle cofe 
idre, nella doria fua mf. chiaramen- 

afferilcc il corpo di San Pantaleone 
irovarfi nella Ghiefa di San Giovan- 
. E perché fi vegga, che egli par- 

dei Nicomediefe , io copierò qui 

O 5 ciò. 
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ciò > che feri ve nel libro fecondo dell* 
feconda parte fol. 125. della copia , che 
nella noftra libreria li conferva , ove 

dopo aver raccontato il Martirio del 

Santo foggiugne: Udendo tutte quelle 
cole rimmanilfimo Impcradore coman¬ 

dò che quell’albero fotte tagliatole il 
corpo abbruciato , il che fu fatto , ma 
gli fpiculatori 3 e foldati , che gui¬ 

darono San Pantaleone non tornarono 
a quello . I Crifliani le reliquie del fuo 

corpo prefero,e le feppellirono nel me- 
defimo luogo dove fu decollato, che fu 
fuori delle mura della città di Nicome- 
dia nella villa d'un Adamante fcolafti- 
co , il qual corpo, anzi le ceneri con la 
tetta , la quale mi fu moftrata dal Re- , 
verendo Prete Gio. Batitta Priore de’ i 
Cappellani di Sin Giovanni, fono,co-i 

me é detto, benché non ho trovato 1 
la traslazione , in Lucca, del quale fi 

celebrala fua commemorazione il 7.1 
Calende di Agofto, che fu il giorno, 
del fuogloriolo martirio. Di fopra fog.i 

8r. a tergo avea Icritto parlando dei-[ 
la Chiefa di San Giovanni : Nella quali 
„ Chiefa fi celebra folennemente laj 
,, fetta di San Pantaleone Martire alI14 
„ 27. di Luglio , imperciocché quii 
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vi c il fuo Sanciamo corpo,. 
Venendo poi nel 1 f7^1a. videa di 

lonfig. Vefcovo di Ri mini, parimen- 
fi confermò eder tradizione , che 

dl’altar maggiore ci folle il corpo di 
jefìoSanto. Gli atti di quella videa 
ooftolica fi confervano nell’ Archi- 
io del Vefcovato , da’quali tratte fi 
no le parole feguenti : Vifitavit re- 
ynìas quorundam Sanfforum in Sacra- 
0 ditta Ecclefia ( cioè d i S. Giovanni) 

Tervatorum, inter quas adefl caput 
rntiì Tantaleonis, quod in die fefto 
ìffdem exhibetur dcojculandum>& qui- 
ut deofeuiatur os capitis ejufdem > 
* oflenditur cum luminibus , &plu- 
\ali,cc. il che tutto fi fa anche a* di 
(bftri, & in altari ma]orì fertur effe 
rpus ditti S. Tantaleoìiis. Sicché v* 
a anche allora quella voce comune * 
a forfè per eifer fama, che foife nell* 

tar maggiore, e non qualche braccio 
cto terra, come fi è veduto, filfa- 
i folo fulla voce comune . 

Si aggiunga per non leggier prova 
ita alle altre, come nel 1 *78. in cui 
diede principio a rifare di bel nuovo 

Palazzo publico della Signoria di 

|cca conforme il difegno datone da 

O 4 Bar- 
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Bartolommeo Ammarinaci , Architetto 
de) gran Duca di Tofcana , il usò (col¬ 

pire fopra le porte delle camere abitate 
dagli Anziani , e Confalonierc della 
Serenifiima Republica il nome di un 
Santo non folo , che fofTe protetto¬ 
re particolare della Città , ma an¬ 

cora che il corpo di lui a Lucca fi cu- 
flodiise, come fi vede ne’Santi, i no¬ 
mi de’ quali lopra le dette porte fi leg¬ 
gono . Or ritrovandoli ivi lopra una 

di else il nome di San PantaJeone , co. 

me fu IP altre quello di San Paolino, di 
San Frediano , ec. perchè vorremo noi 
dire, che di quefio folo in Lucca non 
vi fia il depofito ? Anzi da ciò fi de¬ 
duce , che come degli altri Santi vi è, 
così elfer vi dee anche di San Panta¬ 
Jeone , e fe v’è, non altrove certa¬ 

mente che in quefìa cafia di marmo .1 
E benché nel 1^5)3. a’ 31.di Ottobre,^ 
circa le 7. ore della notte, accelofi il 
fuoco per calila di alcuni carcerati nel-1 
la parte di lopra Jdel Palazzo , bru- 
cialfe di lui una parte, come li badali 

libro de’maleficj nella camera publi-, 
ca foglio 761. nulladimeno refiò illefoi 
il dormitorio, lopra la porta delle dii 

cui camere quefti nomi fi veggono J 
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Cicche egli è il dormitorio antico 
2 antica è 1’ intenzione , cioè per 
lo meno a vanti al 1^7 8. Dal che tutto 
Me fegue efiere fiate già da gran tempo 
ivanti in Lucca le lacre ceneri di San 
Pantaleone. 

Negli anni poi più vicini a’ noflri 
irovanfi Lalendarj di quella Diocefi 
»er l’ufizio divino, che l’afierifcono. 
1 più antico, che fiali veduto,èquel- 

odeliySo. il quale Lotto iT dì 2.7. di 
-tiglio fegna la fella di San Pantaleone 
n quella guila : Feflum S. Vantaleonis 
wplex, cujus corpus requiefeit in Ec- 

efia S. Joannis . A me non c riufei- 

> di trovare i fufleguenti, fe non dal- 
«annoiai, in qua . Quel lo dunque 

I tll anno 1671. dice: 17. Ver. 2. Vati- 

< leonis m. ec. Corpus S. Vantaleonis 
quiefeit in Ecci. SS. Jo. & Repar ut*. 
uello del 1672. replicalo (lefso , 
lello del 1673. parimente , e cosi 

iseguentemente fino al 1676. nel Ca¬ 
lidario del qual anno non fi dice ove 
il fuo corpo ; e così ne’ feguenti * 

16S1. poi fi ripiglia a notare fot- 
i 27. di Luglio : Corpus S. Van- 

fonis requiefeit in Eccl. SS. Jo. & Re- 
rat#: il che non veggo però notato 

O ì in 
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in quello del 1683* nè più per entro 

i Calendar] feguenti * Quella incon- 
Ranza fa vedere la dubitazione , che fe 

ne aveva, come ho detto di fopra 
per non averlo mai ritrovato , ed cfser 
Tempre a’ lor giorni fiato nafeofto , 

onde non vedendoli Tanto corpo comin¬ 
ciarono a temere i Lucchefi d#lla anci- 
ca tradizione, e voce comune. 

il Ferrari però, elle vifsc circa il 

1626. nell’opera fua de Santtis Italia, 
nell’Indice, che vi pone avanti , de’ 

corpi di alcuni Santi afsegnati in piu 

luoghi feri ve cosi : S. Vantai eonis 
Luca in Ecclcfia SS, jQannis>& Vanii 
( dee dire & lieparata ) & Vigilili in 
spulici in Ecclcfia propria . Nel de- 
corfo poi dell’Opera al giorno 17. di 
Luglio prova dottamente contra Paolo 

Regio efservi due Santi di quello no¬ 

me , ed uno , che non è il Medico Ni- 
comediefe noRro > ritrovarfi in Bi- 

feglia, città della Puglia. Curiofo c 

a vedere il Bucelini-nel Sacrario Bene¬ 
dettino T. 2. Rampato in Augufta il 
1656. imperocché dicendo a pag. 34. 

che il corpo di San Pantalone lì con¬ 
ferva in Lucca , a pag. 20. vuole , 

che fi trovi pure altrove . Ma finia- 



Articolo Vili. 31* 
mola con le parole del celebre Fran- 
cefco Maria Fiorentini > che nelle An¬ 
notazioni al Martirologiodi San Giro¬ 
lamo parlando di quello Santo marti¬ 
re il di iS. di Luglio così fcrive: In 
Urbe Luca Tbufci# Tatria mea ]am 
olim Corpus in Bajìhca SS. Joannis Ó* 
*{eparat# quiefeere multarum Seculo- 
*um opimo fuit, caput quidem^z* 

In difeordanza tale pare a me , eru- 
iitiffimo Sig. Muratori , che Lucca 
nolsa ben gloriarli di avere ragioni 
maggiori , che non hanno l’alcre città, 

provare il pofsefsodel di lui facro 
jorpo, le quali ragioni io ho qui efpo- 
to femplicemente al fuo fino difeerni- 
nento, acciò ella abbia la bontà di 
ponderarle, e di illuminarmi, fe io 
pili in inganno , efsendochè farà con 
nò un atto di carità ad un fuo 

Divotifs.Obbligatifs. Servid* 

Alefsandro Berti* 

, » '<*♦ v 

O 6 A R- 
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ARTICOLO IX. 

Sagg j de' Letterati cfercix,] de' FI LEK* 
GITI di Forlì, Libro fecondo. C on- 
tinnazione deU’ArticoloIV.del To¬ 

mo XXVI. pag.186. 
. \. ' . 

-, * ti < * * l # * NEI fuddetto Articolo del Tomo 
_ XXVI. è Osto eipofto da noi 

quanto fi contiene nelle XXIV. Le¬ 
zioni fopra T imitazione poetica com¬ 
pone dal chiariffimo Sig. Conte Fab¬ 
bri ciò-Jl ritorno Monfignani ì uno de’ lu¬ 
mi principali della nobilifiìma Acca¬ 
demia de’ Filergiti . Egli c degno , 
che con la medefima diligenza fi ri- 
ferifea in riftretto da noi anche quan¬ 

to fi contiene nel rimanente di detto 

IL Libro * 

§. II. 

Seconda Tarte del libro fecondo de let¬ 
terati efercizi de’ F1LEKC1TI dì 
Forlì, in cui fi contengono dieci so¬ 
netti del Petrarca oppugnati da ijnd- 
detti ^Accademici, e poi dtfcji, eri¬ 
dotti al morale in fine di ciafcuncu 

,Apo- 
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apologia da OTTA^lAl^O TE* 
TRIGTjylTlI , Segretario dell''Ac¬ 
cademia , ec. 

Non Tappiamo, fe maggiore fia«* 
a difgrazia degli Scrittori più cele- 
iri per efTer di continuo foggette i* 
Dpere loro alla cenfura degli uomi- 
li , anche nelle cole dove fono più 
legni di lode-, o pur la loro fortuna 

cr elfer quelle difefe, anche nelle-» 
Die , dove fono potuti ingannarli • 
erto c, che in ciò che riguarda e 

cenfura, e la difefa, la critica è 
rnpre ingioila , perchè ferve più 

far conolcere la paiììone, che il ve- 
», e più tollo che inftrtiire , con- 
;nde i epartorifee più delprofittoT 
troie. Quando però avviene , cheli' 
amini un componimento a puro og- 

:tto di letterario efercizio , e affin- 1è fe rie lcuopra interamente il mi- 

Ilo per utile o infegnamento di chi 
ole imitarlo, non li può abbattane 

commendarne 1* efame,maflìmamen- 
ove quello efea di mano a perfone 
tre, e intendenti. E di quello gene- 

appunto noi giudichiamo le op- 

lizioni fatte da i Sigg. Accade¬ 

mici 
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mici Xilergiti ad alcuni Sonetti del 
Petrarca , e le Apologie che fé ne leg¬ 
gono fatte agli deffi Sonetti dal Sig. 
Tetrignani . Non è podìbile farne di 
quelle e di quede il ridretto 3 mLi 
baderà accennarne alcune cofe, accioc¬ 
ché il lettore s’invoglia leggerle tut¬ 
te nel libro che riferiamo, e che ben 
ne merita lattenzione. 

P.5$1. 1. Il Sonetto 105?. del Petrarca, il 
quale comincia 

sAmor , che nei penfier mio vìve e 
regna 

è’1 primo, che vien cenfurato,edi- 
fefo* L’oppodtore è’1 Sig. Canonico 
'Niccolò Maldenti. L’ efamina in quat¬ 
tro punti, cioè nella favola, o fia_* 
codituzione di elfo ; nelle fentenze > 
nel coftume ; e nella locuzione . Quan¬ 
to al primo, lo giudica viziofo„poi- 
chè P argomento artificiofo non cor- 
rifponde in tutto al naturale) cioè a 
dire, che, fe bene l’artifìcio della fa¬ 
vola fpiega P intenzione del Poeta, vi 
fono però alcuni ferì li., che ci danno 
come per riempitura, e come inuti¬ 
li ai foggetto* N.ello deffo difetto di 
fu per finità pare ùmilmente, difettuo- 
lo il primo quartetto quanto alla fen- 

. ten- 
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pnza, ficcome il fecondo fcmbra vi- 
(iofo per anfibologia nel quinto enei 
elio verfo . Circa il coftume , vien 
prefo il Poeca di aver poco bene con- 

srvato il decoro, poiché dopo aver 
gli trattato Amore , nume così 
Drente , per fuo re , e lignote^ 
per formìdabil guerirero , lo rap- 

nrefenta dipoi qual paurofo coniglio 
on le paflìoni più vili, Biafima final¬ 
mente nella locuzione la imperfezio* 
t dell' allegoria , il duro accozzamen- 
i, che fanno nell’ ottava verfo quei- 

parole, ponfuainfegna , e che pur 
tino, nelf ultimo verfo fei monofilla- 

feguentr >. 
Che bel fin fa chi ben amando more * 
A quelle oppofizioni delSig,Cano-p 

Ico Maldenti fi fa bravamente incon- 
d PApoiogifta , il quale,conforman- 
*fi all’opinione del Sig. Muratori > 
nfidera quello Sonetto come uno de’ 
ù perfetti e leggiadri del Petrarca 
primieramente fa vedere 5 che il fog- 
ttodiefio none, come pensò il Ca- 
elvctro, una feufa del Toeta di non 
ter tnanìfeftare il fuo amore a Lati- 

, ma bene la rifoluzione prefa da 
ti , per non muoverla a fdegno » 

di 
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di volerla amare tacendo lino alia—» 
morte, conolcendo l’impolfibilità di 
manifeftarle il fuoamore . Formato 
quello legittimo argomento , refla ap¬ 
pieno giuftificatala corrifpondenza del 
foggetto naturale con l’artificiofo , 
quanto alla prima oppofizione, che 
riguarda la coftituzionc del Sonetto. 
Moftra in lecondo luogo l’Apologifta 
non edere iuperfiuita nella lentenza, 
ogni qual volta fi prendano la mente 
cd.il cuore per due cofediftinte , nelle 
quali può Amore tenere ugualmente il 
fuo feggio, come nume, efovrano. 
Fa inoltre vedere non reftar otfefo il 
codume dall’eflerfi prima coftituito 
Amore per gran re e terribil guerriero, 
e poi in figura di paurofo, e di fugitivo : 
mentre il fine del Poeta non è dato fo- 
lamente di rapprelentare , e di efaltare 
la potenza di Amore > ma quello prin¬ 
cipalmente di magnificare i pregj del¬ 
la fua Laura. Quanto poi alla locu¬ 
zione , non cade iolpetto di anfibolo¬ 
gia , ove il fenio è per le manifefto i 
ne vi fi trova durezza nelle parole , 
pon fua infogna , quando fi legga il 
verfo con le debite paufe j nè im¬ 
perfezione di allegoria, di che fe ne 

reca- 
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:cano evidenti ragioni j e finalmente ii 
oncorfo de i lei monofillabi pofte nell’ 
Itimo verfo fembra anzi vezzo, che 
iifetto : poiché dovendoli qui ef- 

primereil boccheggiamento di chi 
fen muore , è buona imitazione 
quell’ accozzamento di monofilla¬ 
bi per lignificare la difficoltà del 
languente in proferire parole po- 
lifiilabe. „ 
2. Al Sonetto 110. move ingegno-p^, 
oppofizioni il Sig. Conte Lodovico 

4tazza ; ed è quello , che princi- 
a. 

Come talora al caldo tempo fuole , 
cui il Petrarca rafifomiglia alla far- 

Ua fe Hello . Provali mancante la 
[riparazione e nella brevità , e nel- 
anaJogia di proporzione. Le ragio- 
dell’ Oppofitore e quelle dell’Apo- 

gifta meritano, che ognuno da per 
Hello le legga nel libro, non pe¬ 

ndone noi far Petratto fenza rico¬ 
lme V intero. 
3. 11 Sonetto 111. p 

Quando io v odoparlar sì dolcemen¬ 
te, 

bravamente impugnato del Sig.Dot- 
Lodovico Balducci, L’argomenta 

di 

ss 
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di quefto Sonetto none veramente di 
primo afpetto aitai chiaro , onde non 
ben fra di loro ne convengono gli fpo- 
fitori . Da tale ofcurità derivano le 
prime oppofi/Joni , che gli fi fanno 
dal Sig. Balducci , le quali reftano 
pienamente difciolte dal Sig. Vetri- 
guani, dicendo,che il foggctto natu¬ 
rale di e(To fi c di moftrare , che Icl* 
fua per altro rigidi/]!ma amata è reca¬ 
ta finalmente accefa dalle fiamme amo- 
rofe, e defcrivendolo pervia di amo- 
rofa vifione, fuccedutagli tra 1 fonno 
e la vigilia : nel qual tempo par¬ 
ve di udire la dolce voce di lei, e non 
di altra donna , come gli interpetri 
di quefto Poetali fono, fognati. Tra 
le altre difficoltà , che fono moffe a 
quefto Sonetto , ve ne ha una, da cui 
pare, che fi pofia arguire , che il Pe¬ 
trarca dicendo anime [pente aderifea 
alla fai fa fentenzadi Zenone, ed’Ip- 
parco, i quali credettero effer l’ani¬ 
ma fiamma e fuoco, che tolto .dalla 
materia fi rifolva, e fvanifcaj ma il 
Sig. Petrignani molto bene lo difen¬ 
de, faccendo vedere, che il Poeta, il 
quale penfava bene, e credeva megjio , 
ìntefequiper anime [pente, quelle che 

era* 
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ano prive ed intatte dal fuoco amo. 
fo. 

4* Le obbiezioni fatte ai SonettopS* 
E 1. 
'Uè così bello il Sol giammai le¬ 

var fi , 
no ingegnofe e dotte rifledìoni dello 

■do S\g. Balducci. Qmvi volendo il 
trarca deferivere a Sennuccio, fuo 
Leo, gli eftettì, che gli cagionò la 

ima volta che vide l impareggia- 
bcllezza di Laura, Il valfe di due 

mlicudirn, Luna del Sole, e V al- 
*■ dell’Iride . Quello fuo idolo , o feetto chiamali moftruofo, perchè 

pio. Si avverte, che nella prima 
mancante le fentenza , perchè fenza 
ne applicazione al foggetto, fi paf~ 
Libito alla feconda. Anche quefta 

nota come viziofa, poiché non bea 
accorda con la compofiezza tanto 
zebrata di Laura, mentre quei fu© 

to cambiarli in volto di fi varjco- 
i, a guifa dell’Iride, allaprefcn- 
dell amante, non è indiciodi bea 

Hpofta modeftia . Ora ommetten- 
qualche altro dubbio molfo alla 

tizione, pafieremo a vedere ciò che 

ponda il Sig.Tetrignani al già détto.. 
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Fa egli vedere, che il foggecco natu¬ 
rale di quello Sonetto fi e di rappre- 
fentare non tanto la bellezza di Lau¬ 
ra, quanto i chiari legni delle rare 
qualità oflfervate dal Petrarca fui vol¬ 
to di Laura la prima volta che la vi¬ 
de, e che di lei onelto amante diven¬ 
ne. Con la lomiglianza del Sole ne 
figurò dunque la bellezza : con quel¬ 
la dell’Iride la variazione de’colori 
cagionati fui volto di lei dalle lue ra¬ 
re virtù, le quali ingegnofimente va 
applicando alla varietà de’ colori, on¬ 
de 1 arco cele (le è dipinto. Quindi de. 
duce non efler viziofo l’idolo del com¬ 
ponimento, perchè doppio, mentre 
ambi tendono all’unità dell’ azione, 
che in elfo fi è prefa a trattare . ha 
poi vedere, che la fomiglianza del So¬ 
le non reità fenza la debita applica¬ 
zione al foggetto. Difendepoi la fe¬ 
conda comparazione dalla accufa di 
mal colìumc, mentre la variazione 
de’colori , che fi Icorge fu la faccia 
di M. Laura, nonnalceda immode- 
Ita pafiione , ma da modeltia virgina¬ 
le , daonelta erubefeenza, e da linee¬ 
rò amore , come di fopra aveva già 
dichiarato. In tutto il rimanente di 

quella 
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icfta ben pelata Apologia fa spicca¬ 

li Sig. Tetrignani il luo Sapere ed 
gegno, e mette in villa alcuni ma. 
vigliofi artifici adoperati c^l Tafio 
Ila fua Gerulalemme. 

5. Lo (ledo Sig Balducci efaminap .*79. 
iche il Sonetto 113. 

Tortimi ov il òol uccide 1 fiori e l'er¬ 
ba 3 

e c uno de’ più fpiritofi e poetici del 
trarca , il quale in elfo volle rap- 
efentarci, che in ogni tempoeluo- 

amerà la fua Laura . L’accula , 
e gli li dà , confile principalmen- 
in aver rubato dipelo tuttoilbcl- 
ed ii buono, che vili Scorge,dall’ 

Se XXli. deli, libro di Grazio, e 
II’Egloga X. di Virgli io .* nel qual 
tiodi lutto fi nota efiercaduto ai- 

volte quello Poeta, che traipor- 

nel luo canzoniere il meglio de* 
:ti tanto Sic liani, che 1 rovenza- 

Gli s impone in oltre la nota di 

:r gualiO e sformato il penderò tol- 
ad Orazio,e a Virgilio. Dasìgra- 
accule lo difende l’Hpologifia, fa- 
do vedere etfer quella anzi imita¬ 

ne , che furto, e che il Petrarca ha 

fiorata L idea di Orazio anche in 

quel- 



334 Giokn. dr* Letterati 
quelle parti , dove è (lato il noflro 
Poeta riprefo come difettoso e man¬ 
cante. Innanzi di paflfare più oltre»# 

non laiceremo di avvertire il Pubbli¬ 

co, che il Sig. Tito Torelli, dotto c 
ftudiolo gentiluomo Porli vefe,è in pro- 
cintodidare alla luce una traduzione 

in verfi tofeani degli epigrammi di Mar¬ 
ziale , ove non folo renderà piu chia¬ 
ri i penfieri del poeta latino , ma_> 

fupplirà ancora alle torce , o man¬ 
canti lpiegazioni che ne hanno fatte i 

cementatori di eiTo : imprefa tanto più 
plauiìbile, quanto non ancora in no- 
ftra lingua, e forfè in ncifun’ altra , 
a riguardo di quell’Autorc , tentata. 
Il Sig. Petrignani, a cui ììaino tenu- 

p.584-ti di quefta notizia , ha ragione di com¬ 

mendarne il Sig. Torelli, per vie più 

animarlo al compimento di così nobil 
lavoro. 

6. Il Sig. Balducci oppone al Sonet¬ 
to 114. 

0 d ardente virtute ornata e calda, 

la moltiplicità delle fentenze , che lo 
compongono, onde ne nalcela man¬ 
canza nell’unità, e nell1 ordine delle 
fue parti -, e quello è 1 difetto gene¬ 

rale di elfo . Altri difetti particolari 
vi 
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i fi notano nella locuzione, e nella 
:ntenza : come il dire , che l’anima 
ai-aura fia calda di virtute; 1*cqui- 
dco , che puònafcere da quel dirla, 
IH’ di oneflade intero albergo ; il po- 

d buon fenfo , che fanno l’eiprellìoni 
e i due ieguenti veri! 

O fiamma ; o rofe fparfe in dolce fal¬ 
da 

Di viva neve, in cui mi fpecchio , e 
tergo *, 

confusone , con cui viene circon- 
ricto il mondo nel decimo e undcei- 
o veno , ove fi pone.,, ancora il 
Nilo leparatamente dall’Olimpo , 
quando è comune opinione, che il 
Nilo nafca dal monte Olimpo. 
Egli c fiato aitai più facile al Sig. 

itrignani il difendere quefìo Sonetto 

Ila oppofizionegenerale, che da al- 
na delie particolari . Al difciogli- 

ento di quella, bafiaavvertire, co- 
t corrifponda il (oggetto naturale 

artificiofo , efiendo fiata intenzio- 
del Poeta di lodar quivi, e di de- 

brare che fieno intefc , e lodate da 

iti, e la beltà e le virtù di M. Lau- 

, il che a parte a parte fi va con 

tlta proprietà dichiarando .Macir- 
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ca le particolari , benché noi ci accor¬ 

diamo col parere di efso, non faprem- 
mo però in tutto approvare quello 

fpeccbiarfi, etergerfi , che fa il Poeta 
nella neve> che difficilmente gli può 
fervi re di fpeccbio e di bagno , ove P 
efpreffione o pecca di fallo, e d’im¬ 

proprio, o mal può falvarfi col me¬ 
taforico. La particella già non cagio¬ 

nerà alcun’equivoco, quando ella s’ 
intenda per oramai , o come parola 
riempitiva, guitta la proprietà della 
nottra lingua in limili particelle.Nell’ 

ultimo terzetto fi deferì ve il mondo 
per via della figura finedoche, e qui¬ 
vi dee intenderli il Nilo pel Mezzo¬ 
giorno , e peri Olimpo 1 Oriente iet- 
tentrionale *, e le in tal deicrizione il 
Poeta non procede con tutto l’ordi¬ 
ne , non era come tale tenuto a farlo. 

p.599. 7. L’ultimo Sonetto efaminatodal 

Sig. Baldiuci c il x 1 5 
Quando il voler, ebe con due [proni 

ardenti, 
in cui pero egli ingenuamente confef- 

fa,*che il Petrarca elprime aisai be¬ 

ne, c con gran chiarezza, il ino no- 
bil penfiero •, e tanto le oppofiziom 

di lui , quanto la difefa del Sig- Pe¬ 
tti- 
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rignani meritano d’cfser lette da ca- 
o a piedi, efsendo piene di buon ra- 
iocinio , e di loda morale. 

8. Le tre ultime lezioni fono doc-p.6*4> 
) lavoro del Sig. Tommafo AL dall’ 
trme. La prima cfopra il Sonetto 
16. 
1S{onTefm, To, raro, ^4rno,Mi- 

ge, e Tebro , 
/t nota per primo difetto la lunga 
Infrazione di fiumi che vi fifàiru. 
ique verfi , il che c troppo, rifpetto 
piccol tutto del componimento, i. 
durifiima iperbole che vi fi contie- 

> 3. il numero troppo interrotto 
’medefimi verfi i 4. la durezza dei- 
metafora nel primo terzetto *, f. i 

ntimenti oziofidcll’ undecimo, e del 
odecimo verfo *, 6. per fine V ag- 
anto di alti dato a i penfieri dilet¬ 
toli , cne al Poeta erano per cade- 
in mence focto V ombra del lauro, | ' ■" - 

Nel Sonetto 117. P 624. 
H011 d atra, e tempeflofa onda ma¬ 

rma , 
riprendono 1. gli aggiunti di/b/ca, 
orbido dati al penfiero -, 1. la con¬ 
dizione dell’abbagliamento cagio- 
TomoXXni. P nato 
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nato al Poeta dagli occhi di Laura , 

e poi del leggere jn ehi, quanto par¬ 
lava e fcriv.eva , fenzachè Amore gli 
averte levato quell’ abbagliametìtoe 
rinvigoritala potenza vili va*, 3. la de- 
Petizione, che fa il Poeta di Amore, 

cioè non cieco , ma faretrato > nudo , 

ed alato, con le quali circoftanze ef- 

fa ne ben conviene all’ amor ragione¬ 
vole, nè al lafcivo*, 4. il foggiugne- 
re, che tale Amore era non p nto>ma 
vivo *, il che , dopo la fuddetta delcri- 
zione , era fredda efeioperata confe- 

guenza. 
63;. io. Le rifleflìoni fatte dal Sig. dall* 

lArme fopra il Sonetto 11 8. 
Che fai, alma ? che penft ì avremo 

mai pace \ 
fono anzi un dotto comento, che una 
rigorofa ceniura. Ne dichiara l’argo¬ 

mento naturale , e ne fcuopre l’arti¬ 

fìcio lo j ma non refta però, che dal¬ 
la confiderazione dell’uno e dell’al¬ 
tro non gli nafeano alcuni dubbi,che 

con molto ingegno e’propone . Ri¬ 
flette in oltre, che in qu^ftoSonetto 

v’ c il genere narrativo , e ’l dram¬ 
matico, fingendovi!! il Poeta che inter¬ 

roga, e l’anima die rifponde , levan¬ 
do 
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do egli hello lo fcrupolo deH’inve- 
phfimile , che alcuno potefTe trovar¬ 
ci, con la diftinzione dell5 uomo in¬ 
teriore ed cftcrno. Confiderà inoltre, 
thè quivi alcuni Tentimene! fono man¬ 
chevoli, alcuni inveriiìmili, e men¬ 
dicati . 

A tutte quefte con federazioni rif- 
Donde con la folita franchezza e dot¬ 
trina il S\g.Vetrignani, al cui valore 
non può non etfere non obbligato il 
\>eta difefo , si per vederli così no¬ 

bilmente contra una piena di così dót- 
ù Oppofitori daini lohenuto, sì per 
reder parimente i fuoi Sonetti amo- 
oh da lui ridotti con molta felicità 
1 morale : di che piò fotcoci occorre¬ 

rà dì dir qualche cola. 

$. Ili* 
fi J . • J 'j" \ ' * r , , 

Dartc terza, cc. che contiene quattri 
legioni jopra la lingua italiana., 

recitate in detta Accademia dal Con¬ 
te F ABR1ZIO A^OTS^IO MO^ 
SIG'N<strNj , Vrmcipe della mede- 

fima : mancandone altre molte oc¬ 
cultate dalla modefila d'alcuni Ac¬ 
cademici in occafione cheji volevano 

P z da- 
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dare alla luce coll' altre qui fujfe- 
guenti. 

6fi. i. Premette il Sig. Conte Monfi- 
gnani alla fua prima lezione due av¬ 
vertimenti : l’uno è, che chi non c 
nato o vivuto in Tofcana , non fi per- 
fuada di potere fcrivere e parlare 
perfettamente tofeano , fui fuppofto 
di averne imparata la favella con la 
lettura de i buoni libri „ non potcn- 
35 do, die’egli, i libri infonderci nel- 
„ la lingua, o nella penna quell’aria, 
,, che non c comune , fenon a certo 
„ clima affai 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, 
nc l’opere loro fon tutte d oro di pu¬ 
ra lega, ma vi è del rame, del piom¬ 
bo , e fino del fango > e che elleno di 
più non fono tutte dello fìeffo pefo , 
non effendovi dubbio, che il Boccac. 
ciò, per eiempio, non fia più purga¬ 
to nel Centonovelle , che negli altri 
luoi fcritti; il Petrarca più nel Can¬ 
zoniere , che nc’Trionfi, ec., e che 
in Dante non vi fieno vocaboli ftrani 
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f difufati. Ciò premeffo , prendoJ 
tgli per argomento di quella Lezione i 
Pronomi Egli, ed Ella, Lui, eie/. 

Di ce egli primieramente, che Egli, 
d Ella tono pronomi relativi, come 

I- quale, eia quale, cioè, che non lì 
| ofTono ufare , fenz'aver prima no¬ 
minata la perfona, alla quale lì rife¬ 
riscono -, e che Colui, e Colei fono pro- 
omi ditnoflrativi , come quegli , e 
uefti, che ci dimoftrano perfone vi- 
ne, che fi vedono, o che fi afcol- 
.no, o pur lontane, delle quali fi* 
lata tale notizia , che ne vengano 
rconfcritte: alle volte però poffono 
sche ufarfi per relativi, giufta l’in- 
gnamento del Caftelvetro. Soggia¬ 
ce dipoi, che Egli, ed Ella, e mol- 
1 piu Lui, e Lei fono polli in luogo 

Colui, e Colei, e ne reca gliefem- 
1 > Egli , ed Ella fervono al cafo 
eco nel numero del meno, parlan- 
» di perfone , o almeno di cofe-# 
imate. Quella regola non c tutta¬ 
la affatto {labile, mentre il prono- 
c Egli fi c adoperato dal Boccaccio, 
da Dante anche nel numero del più. 
li c (lato detto in luogo di Egli . 

la fi trova ufato anche ne* cali obblù 
P ì qui , 
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qui» maffimamente da’ Poeti . Tutti 

e quattro in oltre i fuddetti pronomi 
fi trovano applicati anche a cole non 
animate*, e Lui , e Lei fi leggono ta¬ 

lora ufati ne’cadobbliqui preffo i mi¬ 
gliori maeftri del parlare: tutte le^* 

quali confiderazioni cagionano predo 
chi fcrivc non piccola confufione , c 

difordine . Lo {tello nafee nell’ ufo 
delle interiezioni, come di afpirazio- 

ne , di eiclamazione , e fimili,le qua¬ 
li , fe bene per lo più reggono il quar¬ 

to cafo, come ^Abi lajfo me , Beata 
fe , lei , ec. qualche volta però am¬ 
mettono anche il cafo retto. Cosi pu¬ 
re la particella Come , in qualità di 
avverbio comparativo, di fua natura 
vuole dopo di fe il quarto cafo , ma 
non tanto invariabilmente , che non 

fe le vegga qualche volta appiccata 
anche il retto. Lofìcdo dee dirfi del 

verbo liffere,fervito non folo dal quar¬ 

to cafo con gli (teffi pronomi , ere« 

dendo che io foffì te , fe tu foffì Lui , 
ma anche dal retto*, i quali pronomi 
paffando pure al fervizio de’ geron« 

dj, e de'participi adToluti,fi adopera- 
no promifeuamente ne’ cad retti , ec 

obbliqui, come farebbe Adire amandi 
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i, ardendo egli, lei partita., ella ma- 
tata, operante ella, e così di altri. 
Da tutte quelle otfervazioni il Sig.p.664. 

onte Monfignani conclude, „oche 

i libri degli Autori accreditati non 
tono tutti d’ un pefo a o che gli 

Autori medefimi Ieri vendono par¬ 
lando non hanno Tempre offervate 
le fteflfe regole*, e ciò forfè per in¬ 
avvertenza, e forfè ancora a bello 

ftudio per valerli di certe proprie¬ 
tà occulte di quella lingua, le qua¬ 
li ficcome le fervono quali di con¬ 
dimento, e di Tale fuori dell’ ufo > 
così non può averfene altro du¬ 
ce , o maeftro fe non 1* orecchio 
purgato di chi compone,. per fer¬ 
vicene ove conviene , ec. „ Ap- 

rova Topinione del Cavalier Lio- 
rdo Salviati , che riconofce i pro¬ 

emi Egli, ed Ella , come diftinti, e 
veri! da Lui , e da Lei) e foftiene 

le 1 due primi fervano nella profa 
lo al calo retto*, ei due fecondi in 
lalunque calo nel numero del mc- 
», ficcome Loro in quello del più, 

ciò a fine dì conciliare le Sregola¬ 
ta, che nel loro ulo s’incontrano ; 

così godanoli privilcgioche hannq 

P 4 i prò- 
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i pronomi Colui , Colei , e Coloro ♦ 
Che fe poi tale opinione non potef- 
fe, o non dovette approvarli, piace- 

gli di feguire il favio parer del Ci- 
nonio , in oggi dall* ufo comune 
de’ buoni feritori approvato , cioè,che 
i pronomi. Lui, e Lei non debbanc 
ufartt, in profa mattìmamence , che 
ne’cali obbliqui, e folo in parlando 
di cofe animate. Ne’ gerondi , e ne 
participj attoluti non gli par proprie 

r accompagnamento di Egli, e di £/ 
la, ma bene di Lui, e di Lei , pof 
ponendoli però al verbo , come fa 
rebbe a dire Morto lui 9 Latrando lei 
ec. non negando però, ch«non fi pof 
fano anche mettere innanzi , avver¬ 

tendo in oltre, che tal regola fi of 
fervi ne’verbi intanfitivi, e non il 

quelli , che non finifeono in fc 1 

azione, poiché in queiti fi dovrà di 
re Amando tu lei, e non Amando /C. 
lei, mentre in tal modo ne nafcei eb 

befempre equivoco, come ognun ve 
de. Circa le interiezioni, dà egli a< 

ette loro la forza > e 1 privilegio d 
qualunque cafo, e così al verbo Ef 
fere concede V ufo del quarto cafo 

principalmente ove fi efprima trasfor 
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inazione, o pallione d’uno in altro , 
1 fine di difìinguere ne’foggetti la.# 
pallione, e l’azione, come infegnòil 
Caftelvetro. Dalla particella Comedi 
lon vien efclufo da lui nè il primo , 
lè il quarto calo, quando però non 
la necelfario diftinguere l’un compa¬ 
rto dall’ altro. Finifce la fua lezione 
ol dire, che le fuddette regole pof- 
bno anche applicarli ad altri prono¬ 
ni confinali, come IocMe>TueTe, 
4ltrizà altrui, ec. 

2. Nella feconda egli efamina , fep.668. 
pronomi Coftoro , e Coloro pollano 

ervire, non tanto al retto, che ali* 
bbliqno , e non folo a i mafchj ,che 
Ile femmine , e fe alla voce di J'a- 
ra Signoria, e limili polfa competere 
aggiunto , o 1’ articolo del genere 
pi mafehio *, cioè fe li polfa dire , 
bjlra Signoria, Voftra ^Alte^a , ec. 
quale \ ovvero Quella perfonaè pili 

ìtto di me. E quanto al primo dub- 
1 o , egli prova ad evidenza , che 
sfioro , e Coloro fi tifino in qualun- 
ae cafo , ed egualmente bene conv¬ 
itano a i mafchj , che alle femmi- 
t. Quanto al fecondo , dopo avere 
aminate le opinioni di verfe de’ no- 

P 5 tiri 
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flri gramatici , e le ragioni da loro 

addotte , conclude , che le formule 

di V. *A.ò\ V. S. e limili , fi poflano 
accordare col relativo di mafehio > o 
di femmina a piacimento di chi fcri- 
ve , piacendogli però molto più T 
accordargli col femminino. Non dif- 

approva 1’ ufo, che fi è fatto talvol¬ 
ta di accompagnare il genere del ma- 

fchiocon la voce per fona , come nel 1* 

efempio allegato, e parla con quella 
occafione de i nomi collettivi , come 

popolo, gente , ec. a i quali fi c data 

la forza del numero del più ne i ver¬ 
bi , che gli accompagnano ; il popolo 
lave ano tratto ; Quella gente conta¬ 
rono, ec. 

43 6.67 3. Argomento della terza lezione 
c il verbo Volere nel fuo tempo pre¬ 
terito, cioè, fe afebia a dirfi Volli, o 

Volfi > Volle, o Volje \ Vollero , o Vol- 
fero. Vogliono alcuni , che Volle fi 
propriamente del verbo Volere, e cosi 

Volli, e Vollero : e Volfe, Voi fi e VoU 
fero folamente del verbo Volgere, 
ciò perlevare l’equivoco. Altri fan¬ 

no l’uno e l’altro comune a Volere > 

ed altri finalmente concedono la fe¬ 
conda maniera allo ltefib verbo, ma 

fo- 
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follmente nel verfo., e mafiìmamen- 

tc ove la rima lo chieda . All’ opi¬ 
nione degli ultimi lì attiene il Sig, 
Conte Monfignani. ; e in proposto di 
filetta contefa gramaticale merita ef- 
.er letto ciò che ne dice Monfignor 

7ontanini. nelfuo dotto libro dedÈ 
winta difefo . Rigetta dipoi sì laftrana 
lentenza del Franciolini, il quale af- 

ien> che Voljì e Volfe fien voci pro¬ 
prie del verbo Volere, e Folli e Volle 
;li fi debbano lalciare folamente ap¬ 
pello i poeti; sì quella delf Al unno, 
[ quale jafeio fcritto con troppa fran. 
Iiezza, che Volfì non mai fi trovai 

fato da buoni Autori nè in verfo , 
è in profa, 

4. L’ultima lezione del chiariffimop 
autore fi aggira, fopra le particelle; 

Tslon, Taluno, piente, Issilo, 

fi efamina, come, e quando fien ne- 

Itivc , maffimamente fe fieno, rad- 
oppiate , Egli è quiftione agitata fra 

maeflri del ben parlare, le due ne- 
fzioni ufate nella noftra lingua ab- 

ano forza di affermazione, cornei* 

tnno regolarmente nella latina. Per 
decider la cola egli avverte, che* 

ilente > Tfylla > e Tiullo alle volte-» 

. . P 6 fi- 



$4$ Giorn. db* Lbtterati 
fignificano nihil, e nemo ; e altre di- 
quid, e diquis , e ciò principalmen¬ 
te quando oli chiede, o li dubita di 

qualche cofa : come nel Boccaccio : 

Hai tu [entità fta notte coja niuna ? 4 
fe btfognerà a far cofa niuna , noi leu 
faremo. Riflette, che 'Uè, e 'Npru 
fono talvolta puri abbellimenti del 

difcorfo, e ammelfi per proprietà di 

lingua , benché pajano foverchie , e 

inutili riempiture, ^inoltre ferve 

qualche volta di copula, come in quel 

verfo del Petrarca, 

•prima eh’ io trovi in ciò pace , ni 
tregua , 

c talvolta ancora di affermativa , co¬ 
me in quell’ altro dello ftelfo Poeta , 

Terò n andai fecur fenza fofpetto . 
lo Beffo li olferva nella particella-» 

J^on che, e anche nella 'Xpn , quan¬ 
do lia accompagnata con appena: on¬ 

de il Boccaccio nel Decameronc: Queflo 
noftro fanciullo , il quale appena anco¬ 
ra non ha quattordici anni > e nell’ 

Ameto : Ella non avea appena finita 
la fua orazione. 

PremelTe quelle, ed altre mature 
offervazioni palla TAutore alla qui- 
flione propofta , e rifponde, che noi 

nell’ 
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reir ufo delle negazioni duplicate fe- 
guitiamo più tolto i Greci , e gli 
Ebrei, chei Latini*, mentre, fe pref- 
fo quefti elleno raddoppiate general¬ 
mente affermano, preffo quelli, e noi 
maggiormente niegano *, il che dimo¬ 

stra chiaramente con fode autorità di 
approvati macftri. 

Propone dipoi due altre difficoltàp.68v 

fopra le particelle fuddette. La -pri¬ 

ma lì è, fe unite quelle con verbi ne¬ 
gativi, o avverfativi rendano il ligni¬ 

ficato negativo , o affermativo . L’ 

altra , fe una fola di dette propofi- 

aioni ffa fufficiente a rendere negativi 
piu periodi, o membri , che fervo¬ 

no allo fleffo foggetto, o predicato. 
Per la prima rifponde, che tali ne¬ 
gazioni congiunte co’ verbi fuddetti 
Sanno vigore di affermativa , come 
io nonmego, cioèioconfeffo. Perla-» 

feconda concede ad una negativa la-, 
facoltà di reggere due periodi s onde, 

quando diffe il Caftelvetro: 'fr{onnio- 
firate quefle ciance , 0 le dite cornea 
mie a ninno, non era in neceffìtà dì 

dire, 0 non le dite, come i critici gli 
rinfacciarono . Con quella occaffone 

►i moftra , che V 0 , e P Ovvero , 
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non meno che Xjiut dei Latini, non 
folo ha^forza di particella feparativa, 
ma alle volte ancora di copulativa^»: 
così il Petrarca nel Sonetto 174. 

'Nuoto per mar , che non ha fondo 
0 riva 

e così pure nella Canz. ip. dà lafleflfa 

virtù alla & : * 

Nè con altra fapreì 
. Vivere fofìèrrei, 

Ouando il del ne rappella, 

Girmen con ella in fui carro d’Elia\ 
cioè .nè fojlerrei > giulla la fpofizione 
del Caiìelvetro, e del Cinonio. Ag¬ 
gine, che la Nè in fenio negativo 
polla in.mezzo di due nomi , o pe¬ 
riodi 5 .ha forza di due negazioni, cioè 
tanto regge quello dove Ila efprcfla_>, 
che quello dove è taciuta 5 come in 

quel luogo del Boccaccio; Mai di la¬ 
grime , nè di fofpiri fofti vaga > cioè 

mai nè di lagrime , nè di fofpiri fofti 
vaga . Quella medelima prerogativa 
di lervire a più di un periodo, godo*, 

no per proprietà di parlare nella no- 

lira lingua anche altre particelle; il* 

che fi la mani fello e per gli efernpj 

e per l’ufo ♦ 
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§. IV. 

bonetti del TETRARCA efam inciti 
nellAcc ad ernia de Filergiti dì For¬ 
lì ridotti al morale daOTTAVlA- 

'HQ T ET RIGIDA VJ > Secretarlo 
della detta Accademia, e dal me- 

defimo dedicati all Illuftrìffimo Si¬ 
gnor Mar chef e Francefco Vaulucci . 
In Forlì j nella ftamperia del Sel¬ 
va, 1715. in 8. pagg. 12.0. fenza 

la dedicazione. • < 

Nel FecoloXVI. venne in mente a 
dì 11 d’ uno di fpiritualizzare il Can¬ 

io nier del Petrarca , come a Frate 
airolamo M alipicro 3 Veneziano^delF 
àrdine Frencefcano3 a Giovanjacopo 
salvatori no, e fulfeguentemente anche 
id altri j ma niuno lo fece con piu 
grazia 3 e con più vaghezza dèi no- 

irò chiariflìmo Autore. FindeliócjS. 

rliene diede lode quella grand’ ani- 
na di Carlomaria Maggi con una-, 

lettera , che fi trova flampatanel To. 

no IV. delle fue Opere a. c. 149, e 

<nche infine de’ prefenti Sonetti, che 
iiferiamo . >y Opera veramente ckr 

‘ » gna 
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,, gna del piiffimo cuore, edell’alto 
3, ingegno di V. S. Illuftriffimaé fta- 

,, ta r innalzar i Sonetti del gran Fran- 

„*cefco Petrarca a lodar Dio, e a far 
,, piacere la pietà, che ci fa piacere 

9y a Dio , ficcome veggio co5 bellidl- 
mi, che mi manda . La fola di- 

5, gnità del foggetto mancava alle 

,, celebri rimediquetto principedel- 
„ la Lirica Tofcatia, i cui nobilitimi 

„ affetti, e penfìeri meritavano effcr 

„ dettati, e foftenuti da beltà non ca- 

3, duca , ec. „ Cosi principia la fua 
lettera al Sig. Tetrignam quefto in- 
figne fuo amico , continuando dipoi 
ad efaltare un sìlodevol difegno , e 
principalmente con le feguenti paro- 
3, le: Non accade già, che tanto io 
3, mi ttenda nell’eialtare la felicità , 
„ con cui V. S. Illuftrifs. l’ha fatto, 

„ benché ad ogni mente minore sì 

„ malagevol folfe folle vare peqfieri, 

„ e affetti nati per oggetto sì baffo , 
3, e sì piccolo , ad un sì alto , e sì 

„ grande, fìccome è molto più ma- 
„ lagevole a’dipintori il ritrarre il 

33 picciolo in grande, che far il con- 
„ trario. Ogni mezzano intendimen- 

to riconofoerà i pregj di quc’ bei 
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>, Pentimenti non folo niente feematì 
Pì per violenza patita , ma anzi ac- 
„ crefciutiper grandezza acquiflat^, 
» verificandoli in quelle Rime ildet- 
„ to del Filofofo, che la vera beltà 
,3 fplende in foggetto grande. „ Que¬ 
llo c’l giudicioche ne diede il Maggi, 
e a quello noi pure ci fottoferiviamo 
renz* alcun timore di allontanarti dal 
rero. 

1 Sonetti del Petrarca, che in que¬ 
llo libro fono trafportati al Morale 
dal Sig.Tetrignani, fono in numero 
di CXVI1. Acciocché il rifeontro fpic- 
:hi maggiormente fott© l’occhio de' 
eggitori , egli ha fatto molto bene 

3i porre a fianco de’ componimenti 
Bel Petrarca i fuoi , ne’quali però 
Don fi c fempre obbligato a feguir 1* 
ordine delle rime, non volendo, che 
ina legge troppo firetta e fervile lo 
aaettefie qualche volta in neceflìtàdi 
ruallare il bello e’l naturale, che in 
|ueflo fuo trafportamentoha con mol¬ 
la felicità confervato. 
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ARTICOLO X. 

Dìjcorfo del Sig. D. GIACOMO MTij 
TONIO DEL Mo'K^iCO, indriz.- 
2iato a modo di LetteraalReveren- 
difs.Sig.D. Carlo Danio , ^Arciprete 
di Saponara , in cui fi pruova con¬ 
tro al Rev. Signor D. Fal¬ 
cone la calunnia del Culto Mfinino 
imputato agli antichi Crijliani . S' 
illuflra un luogo di Tertulliano , e 
ragionafi dell antichità delle Sacre 
Immagini contra i Settarj. In Na¬ 
poli , nella nuova {lamperia, vici¬ 
no la Tarrocchial Chiefa di Sant cl» 
Maria dOgni Bene, per lo /lampa- 
tore Nfc0^ ?s{afo , 1715. in 4. 
pagg. i7o.fcnza l’Avvifo a chi leg¬ 
ge , 1’ indice delle materie, e la_» 
prefazione del P. SEBASTIANO 

’PAULI, de’Cherici Regolari del¬ 
la Madre di Dio. 

1. T L Signor del Monaco, autore di 
JL quella dotta Differì azione , efi- 

ge, e per ella, e per altre fue Opere , 
univerfalmente gran lode. Ilchiarif- 

Emo Padre Tauli , nella prefazione 
polla 
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>ofta avanti alla ftefifa, fi difpenfa-, 
icròcon molta ragione dal commen¬ 
arne l’Autore , tuttoché fia il foli- 
o cofiume di chi fa filmili proemj 
.Ile opere altrui, dilatarli nell'elogio 
li effe, e di chi le ha compofte-, . 
iNJiuna cola in fimil luogo è meno op¬ 
portuna di tali elogj *. poiché , fe il 
libro non li merita , il Pubblico nt Een per elfi lo approva: e fe li me¬ 

ta , il Pubblico non ha bifogno di 
fiere prevenuto dall’altrui giudicio 

fasore di quello. Fermali pertan- 
9 il Padre Vanii a moftrar nella-, 
refazione F utile , che reca quell* 
•pera , della cui pubblicazione fiamo 
d efifo tenuti. Per tre capi egli ne di- 
rioftra Futilità ; e per la materia , 

he tratta: e pel fine che ebbe l*Au- 
ore in trattandola: e per li mezzi, 
on li quali ha ftimato , che ella fi 
ovefie trattare. Di tutti e tre que- 
ti punti noi conveniamo con elfo. 
. Nè quanto al primo crediamo , che 
Jcuno vorrà difeonvenirne -, quando 
onfideri, che la materia del libro ri- 
aiarda F iliuftramento della Storicu 
cclefiaflica , c della nofira fanta Cat¬ 
tica Religione , Compiange qui con 

ra~ 
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ragione il Padre Vanii il poco nume¬ 
ro di coloro, che in Italia ne fanno 
(1 udio, 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. Nonniega, che anche di quello 
(Indio non fi ricavi un gran lume per 
la cronologia ,c per la ftoria non me¬ 
no profana, chefacra-, ma non loda, 
che per quello folo fi ponga in una 
total noncuranza quello delle cole Ec- 
clefiaftiche, nelle quali fc bene molti 
valenti nomi nidi due fecoli in qua 
fi fono lodevolmente adoperati, egli 
c però sì {terminato un tal campo , 
che molto , e molto ci rimane anco¬ 
ra a fcorrcrlo tutto e faperlo . Ne 
accenna alcune cofe in generale, 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 
floria antica della Chiefa , e fortifli- 
me armi contra i moderni Settarj .. 
L’efempio di lui doverebbe fervir di 
(limolo ad altri Italiani per meglio 
impiegare il loro talento in fimil for¬ 
ra diftudio, fenza afpettare, che di 

quan- 
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uando in quando a noi vengano cer- 
t opere di là da i monti, erudite in 
eroe ingegnofe, mainfiemeperico- 
>fee nocive. 

Il fine poi s che fi c propoftol’Au- 
>re della Differì azione, non può ef- 
r nè più utile, nepiù lodevole: e 

nello fi è il defiderio di feoprire la 
♦erica , e di confutare gli eretici, in 
ò che riguarda il culto delle [acre Im¬ 
magini, tanto da elfi combattuto , e 
nto da i nofìri difefo. llSignorFal¬ 

ene negò nella fua lforia di San Gen¬ 
ico una verità, che quando non fofse 
ata foftenuta da uomo di giudicio e 
pere, poteva Terrore di lui, che c 
implice errore di erudizione , pro- 
|arre in taluno pocoavvertito altra-, 
ggior confeguenza : oltre di che non 

Dea taccia larebbe ridondata a i let- 
rati di Napoli, quando altri fi folle 
'efa la briga di confutarlo, Quello è 
b che dimofìra T Autore della pre~ 
zione > che dal fine palfa 4 con fide- 
re i mezzi3 de quali fi è fervitoil 
o amico per ottenerlo. 
Tutti coloro, die’egli, chefipon- 

>no a cenfurare l'altrui fatiche,pro- 
ftano di non voler altro, che lofeo» ’ 

pri- 

V 
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prìmcnto del vero . Non tutti però ri¬ 
corrono alla fonte per ritrovarlo . V’ 

ha chi lo cercane’ rivoli impuri e fan- 
gofi de’ libri eretici, o fofpetti : chi 

in quelli di autori apocrifi , predo i 
quali mal fi fpera il ritrovamento 
dellavcrità, quando il nome fteffo > 

fotto cui vanno quell’opere, è maiche- 
rato e impoftore: chi finalmente in-* 

certi zibaldoni ^teatri, e altri fgrazia- 
ti libraccj di fimi! genere,atti a far par¬ 
lare i loro fiudiofi lettori più da ciar¬ 

latani, che da letterati , e dove più 
fi apprende la pompa di un fuperfi- 
ciale lapere , che un vero lipere. Non 
così ha fatto il $ig. del Monaco. Ef- 
fo accuratamente ftudiò in foote que’ 
libri, che a fe (limò bilognevoìi , 

Uni,per convincere il fuo Avverfario, 
1’ erudizione , e la filolofia, che maneg¬ 

giate con ienno codituilcono la buona 
Critica. Tutto qu, do (piccherà ad evi¬ 
denza dall’ edratto della fua l>iderta- 

zione, alla quale ora facciamo paf* 

faggio- ® 
p. i. II. Narra egli dunque 5 che dal Sig. 

Arciprete Danio cdendogli ltata fatta 

vedere nella città di Saponara la StoA 
ria della Fita di $. Gennaro 7 fcritta dal 

Sig. 
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>ig. Falcone, e crafmefla ad elio Sig. 
panio dal dottiflìmo Sig. Egizio , e 
i vendo con elfo avvertici divertì ab- 

j dall’Autore della medefima nel- 
e iacre e profane cotecommefiì, av- 
'enne anche a lui , dopo la parten. 

a da Saponara, di ofservare in quel- 
’opera un luogo afsai notabile al Uh. 
V. cap. VII. notaz. 1 pag. 390. e fegg. 

di quella ina ofservazione egli ne 

a parte all’amico, trovandoti quindi 
perto non piccolo campo di ragionar- 

•e: il che fa nel preiente Difcorfo . 11 
uogo olservato ti è quello . David 

*omeo , fcrittore della Vita del San- 
D, riferifeetra l’altre cofe il difcorfo 
el Erefidente Timoteo, il quale per 
Indurre il Santo a rinunziare alla Re¬ 
ligione Crilliana, rimproveravagli in 
articolare , che i Crifliani odor affé- 
? un afino , e che fi chiamavano 
dfinar) , Semifsj , e Sarmento?) . 
i Sig. Falcone volendo riprender di 

Ufo il fuddetto Romeo , nega la ca- 
innia del culto afinino imputata a i 

jrifliani, e pretende, che quella fia 

n’ invenzione, e un delirio deli’avver¬ 
ino. Son quelle le fue parole*, 

uali e qui d uopo di riportare per 

dif- 
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dillefo , mentre efse hanno dato il 
p. 5. motivo al Sig. del Monaco di fcriver 

quella dotta Difsertazione. >, E chi 
5, mai de’ Perfecutori difse che’l no- 
,, (Irò Dio era un alino? Chi raaid’ 
„ ehi calunniò i nollri da Alìnarj , 
„ e che fingevano Dio con colori , 
„ orecchie, ed un de’piedi con ugna 
,, d’afino? Se ncquerelan quei Secoli, 
„ in cui era proibitillimo dipignerc 
yy Iddio fotto qualunque ipccie d’uo- 
», mOj or come d’afino c Senerichia- 
yy man tutte le pahìoni de’ Martiri > 
yy e tutti i Santi Padri, dove parola » 
,, o velìigio di tal calunnia noru* 
„ fi legge*, poiché non ardi la tiran- 
„ nide tutta, non P illefso diavolo 
„ dire, o penfare tal cofa . Coirli 
„ adunque quel che non penfarono 
y} quelli , un Cri diano potè penfare, 

lcriverlo, porlo in bocca a Timo- 
„ teo, c llamparlo? L’animo fugge 
3, di traferi vere il redo, ma la rarità 
„ del libruccio il collringe a farlo. „ 
E poco dopo avendo riferite le preci- 
fe parole dell’ oraziomc di Timoteo, 
trattala mededma orazione da cicalo-\ 
neriet, piena difciocchezzc, e di borra 
favolo fa y talché nc reità forfocato quel 
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anto che vi è di vero , e di buono 
ìegli Acci del Santo. 

Maravigliai! forte 5 e con ragione ilp 
del Monaco 3 come il Sig. Falcone 

bbia ignorata la calunnia dei cui to aft- 
ino imputata a i Cri Piani s onde egii- 
10 furono detto sfittarj -, e come ab- 

ia ardito di fcrivere, che un tal fat- 

o non ha mai Paco rimproverato a i 
-ri Piani da i loro Periecutori, c che 
i ciò parola o vefligio non fi legga 

egli Scrittori. Per convincerlo di ca- 
' aiserzione, porta in primo luogo 
n cello del Rodigino} (# ) ove chia- 
imencc fi vede, i nemici della no- 
ra Religione infando pi£iura> genere 
'ifos Dei fummi fummatem Pilium 
sformare > ac velut in pergula pra~ 
reuimbus ojìentare aS.NIImìS All- 

.1BUS, pede altero inmgulatum , ac 
gaia fpecie cum Libro m tnarnbus , 

idito etiamnum fcele(hore titulo , ceu 
briftianorum isforet Deus , ONO- 
HELUS, ideft, O vo%tiK®r nomine, 
lud vero auttanum fuerit infittati^ 
• eadem ab impo)tums bommibus 
briftì cultores SEMiSSlOó nuncu- 
\tos 3 & SaRMENTARlOS . Or 
Tomo XXnu non 

( a ) Antiq. Lebt,lib,XXX.cap,XXI, 
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non è quello, dimanda qui il noftro 

Autore, quello che David poneva in 

bocca a Timoteo? Ma acciocché non 
gli fi opponga> clic febcne ciò vicn 
narrato dal Rodigino, autore moder¬ 
no , non c però , che fe ne trovi 

veftigio prefsogli antichi, egli ne paf- 

fa alla prova con F autorità degli 

antichi Padri. 
Dice egli di aver ritrovato ne’ Pa¬ 

dri imputato il culto afimno dai Gen¬ 

tili a i Crifiiani indueguife: Luna, 
chequcfii venerafsero un capod’afino: 

l’altra , che il loro Dio fi dipignefse 
con orecchie, e un de’piedi con ugna 
d’afino. Della prima v’ ha il tefti- 
monio di Tertulliano nell’ 'Apologia 
a cap. XVI. e di Minuzio Felice nel- 

1’ Ottavio. Quegli così dice a i Genti¬ 
li : òommaftis, Caput ASlNlNLIM 
effe Denta: quelìi a Cecilio, che era 
Gentile , così fa dir de’ < riftiani : 

Audio eos turptjfima pecudis Caput 
A SIN* corfecratum inepta ncjcio qua 
perfuéjìone venerati. La feconda poi 

ci c liferita da Tertulliano nel luogo 

fopracitato , come cofa di frefeo , e al 
fuo tempo avvenuta; T^ova jam Dei 
tioftri m ifla Civitate proxme editio 

pii- 
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publicata efi, ex quo quidam , in fru- 
Jtrandis beftiis mercenarius noxiusy pi- 
tiuram propofuit curn bujufmodi inferi- 
pitone- DEUS CHKISTlANORUM 

ONONYCHiTES . Is erat AURI- 
BUS ASININIS alteropedeungula- 
tusjibrum geftans, & rogatus Rijimus 
& nomen &formam.il medefimo Scrit¬ 
tore in altra Opera (a) ci fpone la . 
calunnia, e 1 autore di efsa , che fu. 

un viliflìmo, e fcel le rati (limo Giudeo > 
dileitore della fua legge: Ifyva jam 
de Deo noflro fama fug^eflìt, adeo riu- 
per quidam perditiffìmus in ijìa Ciri- 
gate, etiam fua Religioni $ defertor , 
foto detrimento cutis Judaus, utique 
vnag s po(i befliarum ntorfus , adquag 
*e locando quotidie dccutit y cum in- 
tedity pittar am m nos propofuit fub 
ifiaprofcriptione ONOCHOEThS Is 
yrat AURIBUSCANTHERIORUM 
tT in toga cum libro , altero pede un- 
lulatus. Et crediditvulgusJudao.ee. 
\taque in tota livitate ON<> ..HOE- 
l ES pradicatur . v he poi 1 Crittia- 
M Misero nominari ^fmarj , 1* ab- 

pnio dal meddimo Tertulliano : Hoc 

Q 1 for- 
( a ) ad Nation. cap.XI. 
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forfitan ( a ) improbandum , quod in¬ 
ter cultores ummum pecudum bejìia- 
rumque ( tali erano gl* infamatori Pa¬ 

gani ) ASlNARil tantum fumus.Soprx 
quefie teftimonianze fondati > molti 
moderni Scrittori hanno parlato di sì 
fatta calunnia, tra’quali vicn prodot¬ 

to il Baronio all’anno 201. e Stefa¬ 
no Morino , che ne ha Bela ex pro- 
fefso un’ ampia Dilsertazione , inti¬ 

tolata: Vndepotuit venire in mentem 
Centium , Caput ASINiNUM 

Cbrifhanorum Dtum : lìce he è falfitfì- 
mo,che precisogli Scrittori non fi trovi 
veftigio di tal calunnia imputata a i 
Criftiani,come il Sig. Falcone afseriice. 

Quindi pafla l'Autore alla ricerca, 
l6‘onde quefta calunniapoteise efsere de¬ 

rivata , e col parere altresì di Ter¬ 

tulliano dice, che ella traise l’origi¬ 
ne da fimigliante impoftura, che fu 

fatta a’Giudei, allorché, come nar¬ 
ra Tacito , vaganti e ficibondi nel de¬ 

ferto, venne lor fatto di feoprir le^ 
fonti dell’acquecon l’indicio degli afi¬ 

ni, che ufeivano dalla pafìura : tal¬ 

ché in grazia del benefìcio svelsero 

con- 

C a ) Apolog, cap.XVl, 
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confecrata l’effigie di quell*animale• 
Il luogo di Tacito fi legge nel W 
delle Storie a cap. IV. e fu feguito 
da Plutarco nel IV. libro del Simpo¬ 
sio quett. f. Anche Democrito Stori¬ 
co apprefso Suida alla parola Judcts 
lcrifse,che i Giudei adoravano la-, 
tetta d’ oro di un afino , e fe ne ha 
Dure qualche rifeontro in Diodoro al 
ibro XXXIV. in excerptis. Appio- 

ic , che era Gentile, oppofeanch’efso 
i’Giudei il culto della tetta afinina \ 
ma ne fu confutato da Giofeffo Ebreo 
nel li. libro contra efso Appions_*S 
nentre nel Sacrario del loro Tempio 

n Gerufalemme non furono mai sì fati 
e cofc trovate. Non c men favolofo 
dò che prefso Suida alla parola Zena 
legge-.cioè , che chiunque la Giudaica 

religione lalciar volcfie, dovea por-» 
irfi nel fabatoinludi un afino bian- 
oper la Sinagoga: poiché, giuftail 
ero Tetto, altra pena non era fìata 
referitta a i defertori della legge-. 

tiudaica,che la lapidazione. Vuole il 

[orino fopracitato,che Appione fon- p. 
tfse la fua calunnia contra gli Ebrei 
jpra la fomiglianza, del nome,con cui 

I Ebrei,Yurna, in cui era ripofta Ja 

CL 3 Man- 
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Manna nel Santuario, e l'afrno egual¬ 
mente chiamavano, non cfsendovi tra 

quefti due nomi che una fola trafpo- 

fizione nelle fommità de’caratteri co¬ 
si picciola , che nè pure i pili dotti 

Ebrei l’avrebbono ravvifata . L’ urna 
dicevafi CHOMER, cl’^oCHA- 

MOR . La conghiettura ha qualche.^ 
probabilità ed apparerà j ma la falfa 
imputazione dat; a i Giudei de) culto 
aftnino è certiifima j e da quefta ebbe 

fondamento quella dello ftcfso culto ad- 
dofsata a i Criftiani. 

Nè di ciò v5 ha di che fìtipire^, 
quando fi confideri , che ne’ primi 
tempi della Chiefa i Gentili folcano 
confondere i Criftiani co’ Giudei » 
comprendendo quelli fotto il nome di 

quelli, argomentandolo dall’eller na¬ 
ta la nuova Religione Criftianadalla 
Giudaica , e ulcita dalla Giudea. E 

in fatti prima che i Criftiani fi chia- 

maflcr Criftiani , ed un pezzo anche 
dopo non con altro nome fi diftingue-, 
vano da i Giudei , che con quello dii 

Credenti , e di non Credenti y effendo 
l’una e l’altra in foftanza la medefi* 
ma Religione, da Dio infinuafa aglij 
Ebrei, i quali per divenir Criftianii 
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Icro a far non aveano , che credere 
1 venuta del prometto Media . Che 
Dtto il nome di Giudei fodero in- 
efi da i Gentili i Cridiani,lo abbiam 
lanifedo dall’ Editto di Claudio , 

redo Svetonio/w Claud. acap.XXV. 

1ideeos impulsore Chreflo (cosìinvece 
i Cbriflo, ficcome eflì i Criftiani di¬ 

te vano Chrcftiani) ajjidne tumultuari- 
?s noma expulit e anche fe ne trae 
Drte prova dagli Atti Apodolici a 
ap. XVIII. 2. ove fi fa menzione-* 

lei mededmo Editto di Claudio, in_* 

iircìi del quale era comandato a tutti 
Giudei di partir da Roma , onde 

irono codretti ad ufcirne , tra gli ai- 
-i, Aquila Pontico, e Prifcilla fua 
fioglie, non già puri Giudei , mii 

.iudei Cridiani , o Credenti,e aju- 
itori di Paolo nel minidero apodo- 

»co: il che c fegno, che l’Editto non 
foli Giudei, ma anche i Cridiani 

btto il nome di Giudei avede com- 

refi. Così pure nell’ Editto di Ner- 
la, il quale affolveva tutti coloro che 
rano giudicati rei d’ impietà contra 
li Dii, e richiamava gli efuli nella 

tatria , e intteme proibiva , che 

iun fotte lecito di accufare in avve- 
4 nire 
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nire alcunod’impictà o di fetta Giu¬ 
daica , intendeva!! per la fetta Giu¬ 
daica, comedimoftra il Baluzio, (a) 
la Religione Criftiana: e allora fu , 

che l’Apoftolo San Giovanni dall’ifola 
diPatmo, ove Domiziano l’avea re¬ 

legato, ritornò ad Efefo . Altre pro¬ 
ve di quefta verità fono addotte dal 
noftro Autore, ai quale rimettiamo 

chi legge. 

P*ì0> Ne il culto afinino fu la fola calun¬ 

nia imputata da’Gentili a’Crifliani , 

c dedotta da quella , che già fu im¬ 
putata a’Giudei. 1 noftri calunniatori 
niente omettendo di ciò che poteva-, 
contribuire a mettere in digreditola 

noftra Religione , le addofsarono an¬ 
che quelle due efecrande impofture-# 

dell’ infanticidio , c delle notturne im¬ 
pudiche adunanze, e nozze inceftuo- 

fe; di che parlano abbondantemente 
gli antichi Padri e Scrittori Ecclefia- 

itici. Ebbero quefte l’origine dagli ere¬ 
tici , che pur Criftiani faceanfi chia¬ 
mare. Così l’infanticidio traile il co¬ 
mincia mento da Simon Mago, primo¬ 

genito del demonio, e principe c au- 
to- 

i a ) in n»t. *d Laftant. dt mori. Perfec* 
111. 
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torc di tutti gli eretici, come lo chia¬ 
marono Santo Ignazio Martire c Ter¬ 

tulliano. Si abusò egli di quelle facre 
iarde di Gesù Crifto, che fono in_* 
'an Giovanni al VI. Ts^ifi manduca- 

veritis , carnem fitti bominis, & biberi- 
~is e]us fanguinem , nonhabebitisvì- 

ram in vobis \ e prelb ad uccidere un 
anciullo , ferviafi dell’ infanticidio 
Der gli orrendi preftigj e incantefimi, 

quali egli fi era applicato: in che 
li feguito da Menandro Saturnino , da 

Safilide, e da Carpocratc, capo dcl- 
a Setta de’ Gnoftici, e da altre lette 
i eretici, che da quella provvennc- 
o, e di più praticarono quelle not¬ 

arne abbominevoli mefcolanze , che 
oi furono a tutti i Criftiani impa¬ 

late da i mentili, che le credettero, o 
(tollero farle credere a tutto il corpo 

iella Chiefa Criftiana comuni, per pili 
ereditarlo, tormentarlo, eperfegui- 

arlo . Vuole V Ouzelio, (a) legui- 
ìto da altri , che come dagli eretici 

Dno derivate queO.e due impofture-* 
pntro di noi, così da ellì abbia tratta 

riginc la calunnia del culto afinino , 

lentre i Gnoftici , per tellimonianza 

5 di 
( 4 ) in Ammutì, ad Mirwc.Fekìc. 
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di Santo Epifanio , rapprefentavanc 
il Dio Sabaoth con la figura altri d 

alino , altri di porco ; talché i Genti 
li ebbero modo di. far credere P impo 

flura contra i veri Crifliani apprelh 
del volgo. 

Quanto poi alla facrilega dipintura, 
fatta dal capriccio beflialc di quelle 

fcellerato Giudeo a i tempi di Tertul¬ 
liano 3 la quale portava in fronte J’in- 

fcrizione , DEUS CHR1STIANO- 

RLTM ONONYCHITES , ovvero 
ONOCORS1TES , come fi legge ne* 

.39 codici Vaticani 3 il nohro Autore va-, 

dottamente difaminando , a chi ella 
folle fiata appropriata. Non viiole,che 

per elTa quell’empio avefle voluto in¬ 
tender Dio come Dio, e fotto la fua 
artoluta nozione , in cui convengono c 

Crifliani e Giudei1, ma bene la facro 
fanta Perfona di Gesù Grillo, adorato 

iolamente per Dio da i Crifliani, e per 
tale, riguardo a noi, conofciuto al¬ 

tresì da i Gentili, Conofcevanoin fat¬ 

ti i Gentili il Crifìianefìmo per letta 
nuova , e per conseguenza difìinta dal¬ 
la Giudaica , dalla quale era nata . 
Perciò Svetonio in perone chiama i 

Criflianigcnus bomimm fuperflitionh 
NO- 
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NOVAL & malefica. Un’ infermo- 
He , che fi ha nel Grucero , fe pur 
la vera» efiendofi ritrovata inlfpagna, 
donde tante ne fon venute di fofpette , 
s di falfe *, chiama il Criftianefimo 
n tempo di Nerone NOVAM GE¬ 

NERI RITMANO SUPERSTITIO- 
N EM. Tertulliano in quell'aureo libro 
le mortibus perfectitorum cap. JE la 

lice Keligionem WgFAM fotto il me- 
lefimo lmperadore , e con lo fletto 
ùtoloella vien nominata nell’ Editto 

li Galerio Mafiìmiano prefio Eufcbio 
Niceforo . Così pure Afclepiade 

dentile predo Prudenzio la dice NO- 
/ELLUM dogma > e quella NOVI- 

7A' di Religione era uno de i rim- 
roveri datoci da i Gentili, giuftail 

-ire di Arnobio nel iib. I. cII, adver* 
us Cerìtes. 

I Gentili in oltre fapevano, cheau-p 
Dre della NUOVA fetta fu CRISTO, 

che da lui ebbero nome i CRISTIA¬ 
NI , onde Tacito ebbe adir negli 

iALI lib- XV. AUTOR NOMI- 

JlS CHRJSTUS : il che pure vien 
jonfermato da Eufebio nei libro V. 

ella Dimoflrazione Evangelica. Che 

pi CRISTO , autore della mìO-vcl* 
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Religione e nome Criftiano folle da’ 
Criftiani adorato per DIO , e che i 

Gentili lo fapeflero, Plinio lib.X.epìft. 
XCV1I. lo attcfta chiaramente , e lo 
conferma Luciano in quelTcmpio Dia¬ 

logo de morte peregrini. Altre prove 
di quello punto va recando il Sig. del 
Monaco y le quali qui non è duopo dì 
replicare, ove lì compendia, e non 
lì trafcrive il fuo libro . Premefl'e e 
dimoftrate quelle tre cofe, cioè, che il 

Criftianelimo era nuova Setta, diftinta 
dall’antica Giudaica > che V Autore e 

denominatore di elTa fu Crifto‘> e che 
Cnfto era da’Criftiani adorato per Dio\ 
tutte le quali cofe erano pienamente 
notea i Gentili: ilnoftroAutore ne 
cava per legittima confeguenza , che 
con l’empia immagine , notata di ouel. 

la inflizione DEUS CHRióTIANO- 
RLIM , altro .Dio non fu rapprefen- 
tato da quello IcelleratoGiudeo , fc 
non Crifto Salvator Nofìro , e non 

già PelTenza Divina, Diofotto i’allo- 
luta nozione di Dio. 

Quindi il nollro Autore dimofìra , 
che in quella pittura non poteva elfer 
rappreientata la Santillìma Trinità , 
mentre i Gentili o adatto ignorava* 

% 
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io , che i Criftiani adoraflfero altrt 
Divine Perfone» o aJ piu ne aveano 
in barlume ofcuro, econfufo 3 tal- 
:hc ninna certa nozione poteano trar- 
ìe Nè è da maravigliarli, che i Gen- 
:ili ignoraftero 1* alto miftero della 

rrinità , mentre già è noto 3 che i 

Criftiani lo teneano occulto anche a 
Catecumeni, non già agli Eletti , 

:he dovevano battezzarli. Laconofcen- 
'a di sì gran miftero non era perve- 

auta a i Gentili nè meno nel IVC 

ecolo, come l’Autore il dimoftra . 
1 Dio de* Criftiani noto a i Gentili 

lon era che Crifto >e foloa Crifto vol- 
c fnfultare la pittura efpofta da quel 
Siudeo , il quale , fe comediferto- 
re del G iudaifmo avefte voluto (eredi¬ 
tare ugualmente e Giudei e Criftia- 

ni, non vi avrebbe appiccata quella 

Scrizione DEUS CHRISTIANO- 
CUM> ma piu tofto DEUSIUDAt- 

DRUM , col qual nome veniva a 
brire tanto i Criftiani 5 quanto i 

giudei, elfendo allora a tutte edile E: nazioni lo fteftb nome comune . 

a maniera iftelfa , con cui Tertullia- 

lo uri tal fatto ci efpofe, fa conolce. 

cad evidenza quanto (inora (ì è detto 1 

U 
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Il noflro Autore ne efamina con at¬ 

tenzione quel luogo , e con dottrina 
10 (piega. 

Pafsa dipoi a moftrare , che, quan¬ 
tunque a* Gentili non fofTe ignota la 

vera immagine del Redentore, e fa- 
pelsero etferlui (iato uomo , e morto 
in Croce, non potea però fgomentarfi 
11 Giudeo di ritrarlo in quella mo- 

flruofa figura, fui dubbio , che ella 
non fofse creduta qual’ egli volea farla 
credere ad etti : mentre fi fa con quai 
maniere beltiali i Gentili rapprelen- 
tavano, e dipignevano le loro Deità 
per rapporto alle tre fpecie di culto 
florico, naturale, e morale. Così ì 
fe per efempio aveffero voluto dipi- 
gner Giove iftoricamente , lo avreb- 

bono dipinto per quel che fu. Redi 
Creta ; le poi lo avellerò voluto ritrar¬ 

re in altro fuo naturale , o morale 
lignificato, loavrebbono in cento , e 

mille figure ftranamcnte trasfigurato. 

Ebbero eglino in ufo di onorare i loro 

Dii, non fol quelli chiamati minorum 
Cetìtium , ma eziandio i fu premi , 

majorum Gentium , c di efprimerli 

fotto femt^ianza di bruti. Anubi di- 

pignevafi con la teda di cane : Pane con 
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3a faccia di capra, e con le gambe di 
becco-, Ecare,o fi a Diana con tre tede, 
Ja dciiia di cavallo, la finilfradi cane, 
c quella di mezzo di cinghiale: Cere¬ 
re con capo di cavallo: il Sole inEle- 

fantinopolicon la teda di ariete, eie 
coma di irco : e Giove finalmente 
con la faccia di ariete : fenzachè i Gen- 
t\Y\ la fida (fiero di venerarci lorDii, 
benché fotto si (frane figure rappre- 

lentati. Non era dunque per loro in¬ 
credibile e (frano, che anche i Cri- 

Tiiani ritraeffero, e veneraflero la fa- 
“.rofanta Perfiona di Griffo, efpreflo 

otto quella mofìruofa afinina figura , 
oenchè fiapefiero efier lui nato uomo 
iella Giudea , potendoli agevolmen- 
e periuadere, che fiotto quella figu- 
a fede fimbol eggiato un qualche oc- - 

cui to mi Itero della nodra Religione , 

come eglino appunto erano fiditi fare 
de i loro Dei. 

Siccome, in fentimcntodi molti 
a calunnia del culto afinino imputata 

i Criffiani era nata dalla calunnia di 
in fimilculto imputata a i‘Giudei -, 
osi il ncifro Autore fi ffima in debi¬ 

odi ricercare, fieqifeffoculto afinino 
sputato a i Giudei fi credefie diretto 

a Dio 
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a Dio come Dio', e (lima di no, poi¬ 

ché i Gentili non aveano una tal co- 
nofeenza di Dio, in quella nozione , 
con cui adora vali da’Giudei, i quali 
mettevano tutto il loro (àudio in oc¬ 
cultare il nomedi Dio nrptrypapparor} 
per non cfporlo alla derilione degli 

Etnici : onde Lucano ebbe a dire nel II. 

libro: 
-— Dedita facris 
INCERTI Judtea Dei *, 

e Plutarco {a ) andava conghietturan- 
do dalla feda de i Tabernacoli, che ce- 

lebravan gli Ebrei, che il loro Dio foS- 
fe Bacco. Non avendo dunque i Gen¬ 
tili certa notizia del vero Dio da’Giu- 
dei venerato, non potevano credere , 
che edi adorassero lo SteSso Dio come 

Dio Sotto la figura di afino, ma più 

tofto, che i Giudei aveìseroadottato 

un tal culto, come di una Divinità ag¬ 
giunta c gregaria , in memoria del be¬ 
neficio deli’ acque (coperte loro dagli 
afwi . Prova il noflro Autore quello 

Suo Sentimento con V elempio degli 
Egizj , i quali , Se bene conoScevano 

e veneravano un Dio autore del tut¬ 

to, non laSciavaita di avere in vene¬ 
r¬ 

ea) Sympof. I. IV.yufiV. 



Articolo X. 377 

zionc anche cene’altre bedialiffime 
vinità, ridicole e modruofe. p. 
Chiude l’Autore queda prima parte 

;1 ino Difcorfo col far vedere al 

g. Falcone, che per l’immagine in- 
:gna di Dio 9 della quale parlava-, 
imoteo a San Gennajo per rimilo- 
*rlo dalia fua Religione, s intendea 

immagine di GesuCrido, e non già 
[ Dio come Dio. Le parole defse-» 
rgli Atti del Santo fanno conofce- 

: la verità di quella proporzione * 
III. Quindi palsa alla feconda Par- 

: del fuo Difcorfo, la qualeèmof- 
\ più importante dell5 altra: mentre 

prima contrada l’oppolizionc di un 

iltoj di cui non v’ha più fra’Cri- 
iani, ne fra'loro nemici chi ne con¬ 
iuga : là dove l’altra combatte un-» 
ileo, che pur troppo viene anche in 

lg\ ingiultamente impugnato dagli 
•etici, contra la ragione, e laprati- 

de’primi fecoli della Chiefa. 

Recò in prova, come detto abbia- 
,0 , il Sig. Falcone di non elfervi 
*ai Hata quell’immagine ajìnina , 1* 

•apollibilità , che ella vi potelle eflfe- I, fondandoli fu queda ragione,che 

ora folfe proibitiffimo dipignere Id- 
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dio /otto fpecie d' uomo , or come di 
afino ? Sopra le quali parole ferman¬ 
doli il noflro Autore, dice in primo 
luogo, che il Sig. Falcone ha ardita- 

p.88.mente aderito, che folte proibitiffimo 
il dipigner Dio preio fotto l’adoluta 
nozione di Dio, in figura d’ uomo , 
perocché non fi trova, che mai la-» 
Chiefa abbia fatta una tal proibizio¬ 
ne j e chete pure feccia in que’tempi 
il Concilio di Elvira , ciò fu folo nella 
Spagna Betica, e per motivi partico¬ 
lari. Confelta poi, che veramente in 
qne*primi lecoli non fi era per an¬ 
che introdotto 1’ ufo di dipigner Dio 
come Dio in forma umana , come-» 
dipoi fi è coturnato di fare ne’ piu 
baili fecoli della Chiefa , ne’ quali 
già i Fedeli erano confapevoli de’mi- 
iteri della Religione, onde errar non 
potevano, in veder figurate in pittu¬ 
ra le perfone della fantilfima Tria¬ 
de. Ciò principio!!] a fare folamente 
al tempo del VII. Sinodo, avanti il 
quale fi ha che ciò non fi praticale , 
da una pillola di Gregorio II. da un’ 
altra di San Germano Patriarca di Co- 
flantinopoli, e da una Orazione di San 
Giovanni Damafccno. 

Ma 
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Ma fe il. Sig. Falcone ha intefo di 
re, clic fo(leproibitiffìmo dipigner Dio 
’tto la nozione di Gesù Crifto , . in 
irma d’ uomo, qualche le immagini 

Gesù Cri ho in que’ primi tempi 
®n vi fodero , e nè meno vi potettero 
fere, egli tt è di molto ingannato , 
me di molto s ingannano i moderni 
ttarj, a quali torna in acconcio di 

gettare un sì pio ufo della Chiefa 
'imiti va, per trar quindi occafionc di 
• ndannare il culto delle facre Imma¬ 
ni nella prctefa loro riforma .• Du- 
mte la perlecuzione della Chiefa vi 
rono facre Immagini fra’Crihiani , 
a non univerlali, nè pubbliche . 
giino le teneano afcofe ed occulte 5 
.ciocche quelle mai capitar non po¬ 
sero alla notizia degli Etnici , le 
i fnperftizioni erano allora folle- 
Lte dal poter degl’ Imperadori > e de* 
□mani idolatri. Per quella cagione 
tcilio appretto Minuzio rimprove¬ 
ra i Crittiani , che nulias aras , 
\npla nulla, nulla nota frmulacra a- 
tttero j e che eglino lommamente 
occurattero occultare & abfconderc^ 
ncquid illì col untili che da etto Cecilio 
a preio in argomento poco buono per 

li 

ppi. 
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li Criftiani , cum bonefta femper pu- 

blico gaudeant, [celerà fecreta fint : 
c di quefto medefimo non e (Ter pub¬ 
bliche Immagini fra'Criftiani fe ne 

legge rifeontroal VII. libro di Arno- 

bio. 
Se però allora non erano nc fre¬ 

quenti, nc pubbliche le facre Imma¬ 

gini fra i Criftiani , non può tutta- 
volta da chi che ha di mence ragio¬ 
nevole e fina metterli in quiftione , 
che alcuna in que’primi tempi non-, 

ve ne fotte. Il primo argomento fe 
ne cava dall’Immagine, s’ellacvera, 

del Redentore non manufatta , m<L» 
impreffa per opera di lui medefimo 
in un lenzuolo , affine di foddisfare 
ad Abgaro Principe di Edeffa , che^ 
era moffo da un pio defiderio di aver¬ 

la. Dan credito alla verità di quefto 
racconto, e a i miracoli di una tanto 
famofa Immagine Evagrio , Nicefo- 

ro, San Giovanni Damafceno , Adria¬ 
no Papa, e San Gregorio , Teodoro 

Scudata, e’1 II.General ConcilioNi- 
ceno, ove tale ftoria dopo un matu¬ 

ro efame fu concordemente approva¬ 
ta. Un’altro rifeontro fe ne ha dall’ 

immagine dei Sig. Noftro , detta-. 
della 
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fila Veronica, che dicefi rimaftaim- 
refla in quel fudario , che fu pre- 
ncato al Salvatore dalla buona don- 
1 nomata Veronica o Berenice, allor- 
\è era condotto al Calvario . Con- 
rvafi quella nella Bafilica Vatica- 
13 e fi tiene , che fino a’tempi di 
iberio fia ella fiata tralportata in__» 

orna . Il Padre Natale Aleflandro 
fila fila fioria Ecclefiaftica ftfc.I.cap. 
art. V. vuole che quefìa Immagine 

1 detta Veronica , non dal nome di 
unna 3 a cui Crifto Signor Nofiro 
nceduta l’a vette, ma per eflere la_, 
ra Immagine di lui , vera icon^ , 

'vero iconta : che poi, contratte in 
»a voce le lettere , fu Veronica deno¬ 
tata. Potrebbe dirfi lo {tettò di tut- 
: Paltre immagini non lavorate da 
ano di uomo, e riferite dal Chiflezio 

1 libro de linteis fepulchralibus Cbri- 
a cap. XXXV. e dal Crederò nel 

froll. de Cruce al capo I. e così pu- 

di tutte 1 altre del Signore, e del- 
Vergine , che una cofiante tradi¬ 

rne della Chicfa ci ha fatto crede- 
edere fiate formate da San Luca : 

1 perchè quelle ci fono tutte con- 

e dai nofiri Avversar;, però l’Au¬ 
tore 

I • 
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tore parta ad altre prove , che pii 
difficilmente ci polfono dalla loro orti 
nazione ch'ere contrattate. 

oo. Fra quette mette in primo luogc 
quel rtmulacrodi bronzo, cretto nel 
la città di Pancadc, o ha Celarea d 
Filippo , dalla donna del Vangelo 
che da Crifto fu liberata dal fhifiod 
fangue, e che in memoria di tal be 
neficio gli alzò la fìat uà fuddetta cot 
fe itefsa a ginocchio in atto di iup 
plichevole . Eufebio, che fiorì verfi 
la fine del IH. fecolo, e nel principia 
deliV. fa (a) fede, che la detratta 
tua era al fuo tempo anche in piedi 
e che egli tteho l’aveva con gli occh 
propr) veduta . Uapoftata Giulian1 
fe poi abbatterla, e in luogo di erta, 
fe collocare la fila , come fi Ila da» 
Sozomeno (b ) , e daCaffiodoro (.c ) 
il primo de’quali parimente raccon 
ta, che quando la ttatua fu fatta ii 
pezzi , i Criftiani ne raccolfero coi 
molta diligenza i frammenti, e li Jri 
poiero cola nella loro Chiefa, ove fin' 
al tempo di elfo Storico fi conlerva 

ro¬ 

ta) Hift Eccl. I.VII. cap.XVllL 
c b ) l Vili cap. XX. 
(,c) Tnpart. l.II.cap-XLI. 
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rono : il che tutto è argomento del cui- 

o e della venerazione de’ Fedeli ver- 
.o la della. 

Dal mede (imo Eufebio ci è con-p.iaj. 
ermato 1 ufo delle facre Immagini sì 
li Crifìo, si degli Apoftoli Pietro e 
'aolo j clprede con varietà di colo- 

li , e da lui fteflo vedutele onorate, 

non mai condannate da efso come—» 
onluetudine pagana : il che con niun 

Dndamento vorrebbe perfuaderci Fe- 
etico Galleo nelle note a Lattanzio 
t? origiìi. error. lib. IL non fapendo in 
ual altro modo Icanlare un colpo , 
*ie va sì a dirittura a ferirlo . Op- 

Pngono i fettarj, che l’ufo delle fa- 

e Immagini dee condannarli come-* 
na profanazione d’idolatria , e co¬ 
le un rito prefo dal Gtntilefimo . 
.a quanti riti de Gentili , non ri- 

Ugnanti alla pietà e al culto Criftia- 
ìy lono palsati nel Criftianefimo ? 
ile c Fulo dell’ acqua benedetta , 

iujìralc che vogliamo dirla . Tale-» 

coltumanza de i lumi ne’funerali , 
quella de i cerei ne* facrificj , e 

and le immagini degli Dii : il che 

jre afsai prima loieano praticaregli 

•rei nel Tempio di Gerufalemme. 

Tale 
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Tale l’ufanza de i Gentili di porre nc 
i Templi fìatue , e tavolette votive 
ne’ loro bifogni : cofe tutte , che fi 
vedono imitate da’Crittiani, e dalla 

Chiefa confacrate, e permefsc . 
Ma tornando al culto delle facre_j 

Immagini, moftra il chiariamo Au¬ 

tore, che anche prima di Eufebio nc 
parlò Tertulliano ( a ) , da cui ci vie¬ 
ne affermato , che ne'Calici, de’qua¬ 

li i Fedeli fervianfi all’ ulo de’Sacri¬ 

fìci, era dipinta l’immagine di Cri- 
fio in fembianza di Pallore , portan¬ 
te una pecorella fu gli omeri : figuri 
prefa dalla nota parabola dei Vange¬ 
lo prefso San Luca al Gap. XV. c 
però molto fiaccamente dal Galled 
contrattata , come figura non rappre- 

Tentante Crifto Signor Noftro . Cor 

la ftefsa figura di Fattore ftanno efprel 
fe moltilfime immagini del Salvato 

re nel C imiterò antichnfimodi Prifcil 
- la nella via Salaria , lecondo ch^_ 

feri ve il baronie all’anno LVll. e 1; 

Roma fot terranea di Paolo Aringo i 
tutta piena delle immagini , delle, 
quali gli antichi Crittiani i lorCimi 

feerj adornarono. Il Padre Pagi nel to 
mo 

il) De Fndictt. cap.VI. 
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mo I. della Critica Baroniana afserì » 
thè ne’primi IV. fecoli deila Chiefi 

[e immagini fofsero poco untate da’ 
Eriftiani, per cagion della idolatria * 
f della perfecuzione de’ Gentili , e 
■ he nella controversa delle immagini 
►ifogna avere anzi ragion degli eleni* 

della Chiefa poheriore, che dell’ 
ntica . Quelle due concluSoni del 

^agi furono interpetrate a favore del¬ 
ti propria caufa dall’eretico Bauldri 

ielle noce a Lattanzio de mortib.Vcr- 
fcutor.s. cap. XII. Il Sig. del Monaco 
ie moftra il vero fenfo in confutazio- 
<e delfAvverfario. 

Sogliono addurre i Seccarj in difefap. 
ella loro calila fpallaca il Canone 

fXXVI. dei C oncilio Illibericano , 
di Elvira , che dice ; Tlacuit pi- 

*uras in EccleCùs effe non debere__» , 

* quod colitiir & adoratur , m pa~ 
etibus depmgatur. L opinion più fon- 

fica vuole, che quello Concilio fof- 
: tenuto lotto l’Impero di Diocle- 
ano e Maifìmiano , che è il tempo, 
cui il Sig. falcone per T appunto 

igiona. Per dare il noftro Autore a 
ueita obbiezione, adeguitarifpofta, 

ce in primo luogo , che anzi da_, 
Tomo XXVU. R que- 
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quella proibizione del Concilio d El¬ 
vira debba dedurli Tufo delle imma¬ 
gini in que’tempi: poiché fe quelle 
non fi fodero già introdotte nella-» 
Chiefa, non occorreva, che il Con¬ 
dì io faccfle un Canone per proibirle. 
Secondariamente confiderà, che fcil 
Concilio ebbe per bene di vietarle , 
fu indotto a farlo da qualche giudo 
motivo: e quello defumefi dallecir- 
coflanze del tempo , poiché allora-, 
durando la perlecuzione , fi videro 
obbligati que’ Padri a prender tutte—» 
le mifure, onde le cofiumanze Cri- 
fliane , che potefiero elporfiall’ol- 
traggio, o al dileggiamento degli In¬ 
fedeli > fi teneflero occulte. A quello 
pericolo e inconveniente erano fogget- 
tc le pitture di Dio, che è quel che 
da noi colìtur & adoratur : onde il 
divieto pare, che folle per li Gentili» 
e anche per li Catecumeni , de’ no- 
fin Midcrj non ben ìllrutti , c non 
già per li Crilliani. Quella fpofizio- 
ne c comune a molti grand’ uomini 
nell’Opera riferiti . Si aggiugne col 
Cardinal bona ( a ) , che il Concilio 
proibì le dipinture nel muro, e non 

g1* 
(a ) Rer, Liturgie *r. /./. Cap.1V. 
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gii in tavole, o in tele, e non in fi- 
anulacri, o altri legni, che fi potef- 
fero levar via: imperocché le imma¬ 
gini nelle pareti erano foggette all* 
ingiurie de’ perfecutori Gentili *, là 
dove le altre potevano all occafionc 
occultarli . Ma porto ancora^ , 

thè il Canone abbia intefo di rtende- 
re il divieto a tutte le immagini , 
non ne fegue per quello, che cheno 

fodero univerlalmcnte proibite.Una 
proibizione riitretta a luogo e circo- 
manze di tempo particolari, non può 
!«ar documento per un divieto uni- 

h'erfaJe, come vorrebbono i Scttarj , 
|rc per fondare quel franco proibitici- 
(tto del Sig. Falcone, in calo che egli 
i vede pretelo di qui fondarlo. 

Sbrigatoli di quello punto, fi avan-p. 

I& i’Autorea dilaminare il fentimen- 

lo del Padre Natale AlelTandro intcr- 
o all’ufo delle facre immagini, là 
bve parlando de i tre primi fecoli, 
ifciò fcritco: NULLUS aut certt^ 
dmodum wfrequens tunc erat in £c- 
kfia Sacrarum Imaginum ufus . E 
loltra , che quel NULLUò ufus è 
pugnante a quanto io Pedo Padre 

fe'ca detto poco prima de i Calici 

K z del- 
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della Chiefa Romana, ov’era dipin¬ 
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.i?i. IV. Quindi egli pafifa ad un’altro 

punto, e confiderà le lcguenti equi¬ 
voche parole del Sig. Falcone: ,, Nc 
3, la Croce loia per queft ifteflo ri- 

„ lpetto fu adorata come nel quarto 
„ fecolo; ma era in gran riverenza 
„ tenuta, e pubblicata per Linfe- 

„ gna del nome Crifliano, 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 Chiela come nel quarto > 
cioè con quella libertà e fplendidez- 

za ,con cui fu adorata nel quartofeco- 
lo dopo la infigne vittoria di Co- 
ffantino , egli ha detto affai bene j 
ma fe ha voluto dire, che la Cro¬ 
ce non fu adorata ne’primi tre feco¬ 

li., ma folamente nel quarto , egli 
ha sbagliato all’ingrofTo. Quindire-, 

ca le prove dell’ edere fiata k me- 
defima fin dalla cuna della noftra_* 

Religione non folo da’Fedeli in rive:. 
ren- - « 
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renza tenuta, ma anche adorata per 

quel fegnodi fallite e di redenzione 
qual’ella è . Cecidio ce lo rimprovera 
predo Minuzio Felice . Tertulliano 
lo conferma, e predo Origenei Cri- 
ftiani fono chiamati eCRiSTICOLl 

e CKUCIARJ : la qual denomina¬ 
zione durò fino a’tempi di Diocle¬ 
ziano e di Madimiano , per tefli- 
monianza di Aldelmo nel libro 

audib. Firginit. Quella verità del- 
rulto antichidimo della Croce c fia¬ 

la confeffata anche dall’apoflata Giu¬ 
liano, come fi ha da Cirillo Alef- 
ìandrino nel Vl.libro contra effo Giu-j>t 

iano. I moderni fettarj ne confeda- 
10 l’ufo antichiflimo nella Chiefa , 
ma ne impugnano il culto: di che 
.iiondimeno fortemente li convince il 

»ig. del Monaco con quelle ragioni , 
::he nel firo libro poffono da tutti 

'ederfi. Tra le altre cofe , che co¬ 
loro poi negano alla virtù della Cro- 
e ? una fi è quella di fcacciare i de- 
honj, e di conferire dei bene : ma 
entra loro c T autorità di Origene, 
11 Lattanzio, e di altri gravi Sent¬ 

ori , c Tefempiodel fopradettoGiu- 
iano , che col fegno della Croce-, 

R 3 cac- 
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cacciò i demolì) , la comparfa de’ 

quali 3 in un tempio d’ idoli da un_» 
fuo indovino invocati, avevaio (pa¬ 

ventato , al rapporto di Teodoreto 

nel libro III. della Storia Ecclef.aflica 
al capo III. 

44* L’eretico Galleo non potendo fal- 
varfi dalle molte prove in particola¬ 

re , che in proposto del valor della 
Croce ne reca Lattanzio nelle Divi- 

ne inflit azioni , non trova alno ripie¬ 
go per mctterfene al coperto , fé non 

quello di dire Laftantium , plus quarti 
par efl, tnbuere figno Crucis , quan¬ 
do dicit d&monibus illud effe tenori . 
Non è egli ridicolo lo fchermirfi con 
tali armi , e fodencre la fua pervi¬ 
cacia con sì deboi difefa? 11 Galleo 
poco prima avea detto, che lo (cac¬ 

ciare i demonj in virtù del fegno del¬ 
la fanta Croce, era dottrina aliena-# 

da i Padri : e ora , che lo trovai 
fcritto in Lattanzio , vuole, che-# 
quefti parli allo (proposto, e che-» 
troppo e lopcrchio valore al fegno 
della Croce c’conceda ; anzi per me* 
glio ulcire d’impaccio (I riduce a con¬ 

fettare , che i demonj non terrentur\ 
Crucis jlgno, [ed Cruce ipfa , hoc efl 

morte 
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morte Cbriftiin Cruce per empii i qua- 
ficlic egli pretenda , che ogni qual 
volta fi aveaa fugare un demonio , 
oifognatte, che Crifìo andatte a mo. 

tire, e non baftatte ioloopporgliene 

1 fegno, come fu Tempre coftuma-# 
del Criftianefimo. 

Convinto il Galleo , comentatorep.149 
di Lattanzio, patta il noftro Autore 
1 convincere un’altro eretico, che è 
acopo Ouzelio, comentatore di Mi¬ 

nuzio Felice. Al rimprovero, che , 
nretto Minuzio, ci ficeano i Genti¬ 

li , non adorando, fed fubeunda Crtt- 
1 esy rifponde Ottavio per noi. Crii- 

*s nec colimus , nec optamus . Da 
Huefte parole l’Ouzelio pretende d* 
Inferire, che al tempo di Minuzio 
:aÌLin’ onore fotte alla Croce e alle-* 

immagini attribuito , producendone 
ltre prove dello fletto pefocheque- 

la . Ma perbene intendere la detta 
ifpofla datta da Ottavio a i Gentili, 
"ruces nec colimus, nec optaxnus, con- 
'iene tutto feguire il ragionamento 

lei noftro Autore, nel quale egli ci 
piega la dottrina Cattolica intorno 

1 culto delie fante Immagini, edel- 

a Croce # 

R 4 Di- 
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p.149. Dice egli adunque , aver noi due 

forte di adorazion generale e di cul¬ 

to; l’uno, chea dirittura, e perfe 

ffeffo immediatamente a Dio s’indi¬ 
rizza*, l’altro, che non è per le cd 
immediato, ma che folo fi riferifee 

all’originale , c non alla figura che 
« il rapprelenta : e cale appunto è’1 cul¬ 

to delle Immagini e della Croce . 
Qiiefta dottrina , che è del facro 
Concilio di Ireneo, è fiata fempre 

anche quella de i Concilj , e de i Pa¬ 

dri: di che dal noflro Autore fi re¬ 

cano gravilfime tcflimonianze . Di 
quelle due maniere di culto era la 
feconda feonofeiuta affatto a i Genti¬ 
li, i quali adoravano a dirittura per 
Dei le immagini e i fimolacri de i 
loro idoli, (limando , che dopo P aver¬ 

li dedicati e confacrati, la divinità fi 
foffe in effi introdotta . Minuzio , 

Tertulliano e Arnobio di ciò ne fan_, 

fede; e ogni difefa , che recar potef- 
fero i più faccenti fra i Gentili per 

ifchermirfi dagl’ incontraflabili argo¬ 
menti de i noflri , non facea che mag¬ 

giormente feoprire la loro {foltezza 
; nell’adorazione, che ai legni, ai fal¬ 

li i ed a i metalli predavano. In, Li¬ 

vio 
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>io, in Laerzio, e in altri lorofcrit- 
tori fi hanno rincontri di quefto loro 

empio culto, Tenzachè predo loro fi 
trovi alcun veftigio di quel culto re¬ 
lativo, concili da noi erano le Im¬ 

magini e la Croce venerate e onorate* 

Quindi eglino confondevano il nofiro 
rulco con l’etnico; laonde , quando 

Ottavio predo Mintizio rifpofe al 
Gentile , il quale rimproverava a i 

Crifiiani l’adorazione del legno della 

Croce, Cruces nec colìmus , intefe-* 
chiaramente di dire, che ìiculcoal- 
a Croce non era qual 1’ tifavano , e 
’ intendevano gli Ètnici ; cioè , che 

ila noi quel legno fofiè tenuto per Dio, 

in quella guifa, che eglino, dopo la 
tonfacrazione, tenevano per Dii le im¬ 
magini ei fimulacride i loro idoli . 
Kiman dunque chiaro , che gli anti- 

hi Crifiiani negavano il culto della 

iTroce nel Tenti mento degli Etnici \ 
r che infieme lo praticavano in quel 

entimento relativo , con cui elfo c 
lato Tempre nella ChieTa Tantificatoe 

lermefio : Topra di che merita d’ef- 

*er letto attentamente il nofiro Auto- 
e, che contra il Tuddetto Ouzelio, il 

luale non fidamente alla Croce ogni 

R s cui- 
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culto, ma anche ogni onore contra- • 
fia> va dimoftrando, quantoella fia i 

fiata in ogni tempo riverita e vene¬ 
rata si per le determinazioni de i Con- i 

cil j, si per le leggi degl’ Imperadori , 
talché era proibito il metterla ne’ luo* 
ghi pubblici? o privati desinati per gli 

i pettacoli , e’1 dipignerla, ofcolpir- 

la nelle felci e ne'marmi fituati per 

terra , ove calpeftar fi potefle . 
p.i t6. Termina VAutore quefiofuo dotto 

Ragionamento con epilogare il già det¬ 
to, avendo egli a fufficienza provata 

contra il Sig. Falcone sì la calunnia 
del culto afini no imputato da i Gen¬ 
tili agli antichi Crifiiani *, sì J’ufoan- 
tichiflimodelle Immagini, che mala¬ 
mente dairOppofitorc era fiato arte- 

ritoproibitiffimo nella Chiefa *, sì final¬ 

mente la perpetua adorazione della 

{anta Croce, da’Fedeli fino ne’primi 

fecoli praticata. 

A R- 



Articolo XI. 35?j 

ARTICOLO XI. 

Teorema nuovo concernente il Calcolo 
Integrale, di Giulio Carlo Da* 
Fagnani. 

* 

Sleno le due equazioni infrafcrittc 
( 1 ) e ( z ) > nelle quali le let¬ 

tere a , b , c, /, m, n, /, u efpri- 
mano qualunque numero intero , o 
rotto, polìtivo , o negativo, ed an¬ 
che zero ( a riferva din, & «,che 
non debbono effer nulle) K denoti una 
collante arbitraria col fuo fegno , e 
la majufcolaX rapprefenti una quan¬ 
tità data in qualfivoglia modo per x 
ie collanti *, fuppollo , che per giun¬ 
gere all'equazione (i) non fiali pre¬ 
fa alcuna quantità differenziale per 
collante , io dico , che l’equazione 
( 2 ) è l’Integrale dell’equazione ( i ) 

( 1 ) Xdy ^ + bddx -J-t eddy + fdy 

ym<u» ** ~d^ !** 

R 6 (l) 
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t 

(i) J^L ^ * ^divifopcr 
m 

yn 

nt 

H 
p 
n 

» pXx'dxW 

T>ìm oflrazione. '* 

Poi che per giungere all* equazio¬ 
ne ( i ) nulla di collante è (lato fup- 
fofìo , io fono in libertà di fupporre 
collante quella quantità differenziale, 
che mi parrà più propria , mentre-, 
potendo farli quella fuppofizione iru* 
tutte le curve immaginabili lenza»-, 
variarne l’clfenza, elfa lafcerà tutta¬ 
via indeterminatala natura della cur¬ 
va , che dee foddisfare all' equazione 

( i ) ' 
Alfumo dunque per cofìante quefìa 

t - a u - b m u -f 
quantità * ^x — che 

y 

dy 
c « 

ferenziata produce un’equazione, il 
cui > *> 
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:ui fecondo membro è zero j divido 
Dofcia quella medefima equazioneper 
a fuddetta quantità collante molti¬ 

plicata per dx > e ritrovo 

) ddy . 
dxdy 

+ **«-/ >~ * 

n ydx 
K * < 

Egli è chiaro, che il primo mem¬ 
bro di queft’ ultima equazione^fleri- 
do eguale a zero potrà aggiungerli al 
fecondo membro del l’equazione ( i ) 
fenza cangiarne il valore , di modo 
che la nuova equazione, che rifulte- 
rà da queft’ aggiunta farà virtualmen- 
ite la ftefla, e per confeguenza 1* In¬ 
tegrale della nuova equazione farà an¬ 
cora Integrale dell’ equazione (i ) 

Aggiungo dunque il primo mem¬ 
bro dell’ equazione ( $ ) al fecondo 
membro dell’ equazione ( z ) , la qua¬ 
le prende queft’ altro afpetto 

li) Xdy™ J22 * + ttddx —• uddy 4- mudy 

y7ndxn *' dx* dxdy 

Ora 
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Oca elevando i due membri dell’ 

equazione ( z) alla poteftà n 3 e poi 

dividendoli per indi moltipli- 

m 
y 

nt 

candoli per n /[X* * dx-i-K 
h i 

ottengo 

nt 

Ax + * 

nt 

urna 
x y dx 

dyn 

E finalmente prendendo il differen¬ 
ziale di queft’ultima equazione > c P°~ 

feia dividendolo per 
t 

nt 
~ m ryj-1 

nx y dx 

giungo ali’ equazione ( 4 ) > dunque 
requazione( z)c l’IntegraledeH’equa*. 
zionc (4), e per confeguenza lo c 
ancora dell’equazione ( 1 ) che c vir¬ 
tualmente la mede (ima 5 che l’equa¬ 
zione (4 ) come ho provato di l'opra- 
Q^E. D, 

Co- 
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Corollario. 
* 

Le lettere indeterminare t, #,che 
ntra no nell’equazione ( z) denota¬ 
lo efponenti arbitrar;, e confeguen- 
emente infinite curve foddisfanno ali’ 
quazione ( 1 ) Il che è degno d’of- 
Jervazione. Dovendoci però avvertire, 
:he quando b, la quantità dif- 
:rfenziale > che fi c afiunta per co- 

,1 piu 

ìante , diviene * tm*dXu'*y n f 

"" h 
dy 

r. 

In quefto cafo gli efponenti t, ti* 
pon pofiòno efiere arbitrar; > ma dee^» 
farfi t~ a i u> di piu il coeffi¬ 
ciente / non può effe re dato , ma dee 
cfierc mu tnb y di modo che 

n n 

la fuddetta quantità aflunta per co^ 
fiante diventi eguale all* unità j così 
niun differenziale s’a fiume per collan¬ 
te , e fi lafcia indeterminata la natura 
•della curva, che dee loddisfare adequa¬ 
zione ( 1 ) > altrimente è manifefto * 

che 
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che effendo eguali gli efponenti di 
dx nel numeratore, c di dy nel de¬ 
nominatore della fopraccennataquan¬ 
tità affunta per coftante, qualfivoglia 
altra fuppofizione di x differente da 
b trarrebbe feco preventivamente la 
fuppofizione tacita, o fia la determi¬ 
nazione della natura della curva , che 
dee foddisfare all’ equazione( i ) •, poi¬ 
ché fi averebbe la relazione di dx a dy 
eguale al rapporto di due quantità 
finite 

Comprenderanno facilmente i Co- 
nofcitori, che il celebre Problema-, 
delle Forze centrali nel voto èfogget- 
to a quefto Teorema , e che in effo ha 
luogo l’offervazione fatta in quefto Co¬ 
rollario 

Si dee finalmente notare, che, 6, e cy 
non poffonoeffere tutti e due infiemc 
uguali a zero , perche in quefioca- 
fo c farebbe eguale a b negativo, c 
per 1 Avvertimento efpofto di fopra 
fi averebbe /=*dunque h 

n n 

farebbe nullo , il che non può cf- 
fcre. 

A R- 
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ARTICOLO XII. 

Novelle Letterarie 

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 rifiampata in Italia , nella-» 
naie fi querela della Novella di Pa- 

iigi , inlerita nel Tomo XXIII. di 
quello Giornale , come in elTa venga 
la’ nofiri Corrifpondenti di Francia-» 
mputato il dignifiìmo P. Tellier d’ 
tvere falfìficato il codice di Sant’Ila- 
l)io della Bafilica Vaticana . Al che noi 
làfponderemo , che in effa Novella fi 
ice bensì, efseredal P.Tellicr vifìtato 
mel codice, il quale fi è poi trovato 
ecentemente adulterato; ma non fi è 
etto mai* che tal ritoccamento fia fia¬ 

to 
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to fatto dallo Pedo P. Tellier j nulla 
oPando, che non potette edere (lato 
fatto innanzi la vifita d’ elfo . Come 
dunque ciò non è dato fcritto da noi, 
così non è mai Paca noPra intenzione, 
che altri dalle noPre parole lo deduca : 
tale non ettcndo veramente il noPro 
fentimento. 

IIP ,D. Bernardo di Montfaucon in¬ 
faticabile in arricchire la repubblica Jet» 
teraria di nuove Opere , ora ne mette 
una moltograndiola alle Pampe, in 
lingua latina , e francefe , col feguente 
titolo: V Antichità [piegata , e rap- 
prefentata in figure , Opera francefe £-• 
latina, contenente da dugento rami , 
divifa in cinque tomi per D. Bernardo 
di Montfaucon , Monaco Benedettino, 
ec. In Tarigi , per la compagnia de' li¬ 
bra), 1716. in foglio . il profpetto n’c 
ufcitodla luce in due gran foglj. Vi d 
conterranno fra le altre cofe molte an¬ 
tichità d’Italia, e avute da Letterati 
Italiani. L’Opera fi Pampa in carta 
grande, e piccola, e fi venderà in-, 
altrui vantaggio per via di aflfocia- 

zioni. 
infigne a maraviglia è un’ altra 

Opera qui pure tifcica di frefeo, e in- 
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titolata : Liturgiarum Orientalium col¬ 
legio opera & jiudio Eufebii Renaudo- 
:ii Tarifwi . Tarij'ns per Jo. Bapti- 
iam Coignard , 1716. tomi 2. m qmr- 
0. In quelli tomi E contengono, ol¬ 
ire alle Liturgie, varie dottiifime Dif- 
ertazioni . Non vi mancano cofe di 
nodri Italiani , antichi e moderni , 
;ome de’ Santi Clemente, Siflo, e Giulio 
Pontefici, dei Cardinal Guglielmo Sir- 
\eto, ec. Il tomo I. èdipagg. ^4^. il 
J.di pagg. 64S. fenza gl’indici , eie 
prefazioni. Dei merito e fama del fa¬ 
volo Sig. Hbace Henaudot fi è parlato 
n altro Giornale. 

Dotti (lima parimente fi è queft’altra 
Dpera : *Apparatus ab Bibliotbecam 
naximam veterum Tatrum , & an~ 
u quorum Ecclefiajlicorum Scriptorum 
lugdutìi editam , in quo quidquid ad 
crum [cripta & dottrinane variofque 
cribendi, & docendi modospertinet , 
fij]ertationibus criticis examinatur 
\luflratur. Tomus [ecundus. De Seri- 
tonbus latinis tertii & quarti Eccle- 
a [acuii, qui Chrifliana religionis 
feritatene adverfus etbnicos vindica- ferunt ; opera & [ìndio Domni Ni- 
>lai le Nourry, presbyteri& mona¬ 

chi 
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chi ordinis Sanffii Benedirti e Congre¬ 
gatone S ariti i Mauri. Varifiis , apud 
Jo.Baptiftam Delefpme, 1715. infoi, 
còl. 1814. fenza la prefazione , e l’in- 
dice. Vien molto illultrato fra i no- 
{ivi antichi Scrittori italiani, Minuxio 
Felice, Caufidico di Roma, e bravo 
difenlbre della Fede Criftiana.Pag. 646. 
fi porta intagliato in rame il faggio 
del carattere dclF antichiffimo codice 
di Lattanzio, l'erbato in Bologna nel 
moniftero di San Salvatore ; il qual 
faggio dal P. T^ourry fi riconolceot- 
tenuto, medianti i favori di Monfì- 
gnor Fontanini. Il tomo I. di quello 
wApparato fu impreifo in Parigi dall* 
Aniflònnel 1703. in fògl. 

A ] A: 
* * * ..f-JWÈM 

Arrigo Sanzet ha impreflo il primo 
volume del novello Teforo di Antichi¬ 
tà Romane, del quale quello lì e il ti¬ 
tolo : 'x^ovus thefaurus ^Antiquitatum 
Fomanarum congtftus ah Alberto Hen- 
rico de Sallengre, SereniJJìm<t Vrin- 
cipis lAraufionenfis Confinario. Tornii 
I. cum figuris in &s incifis. Hag# Co- 
mìtnm> 1716. in fot. pagg./6^. fen¬ 

za 
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la la prefazione, e due indici. Quell’ 
Ppera abbraccerà moiri volumi 
DgliOjche fiandcrannodi mano in ma- 
o , incetfantemente flampando. Vi 
iranno comprefi moltiffimi Trattati 
ari e curioli incorno alle Leggi, Ri- 

, Magifirati , Giuochi, Religione, 
lolitica. Dii ciplina militare , anfi¬ 
bi Monumenti ,ec. de Romani. So¬ 
ra lo fletto argomento il celebre Gre- 
io (lampo già alcuni anni il fuo The- 
'urus lAntiquitatum Romanarum in 
IL volumi in foglio, Opera corL_i 

Dmmo applaufo ricevuta dal Pubbli- 
D. Il Grevio però non ha inceramene 
■ corfo queftogran campo : e però 

nuovo Teforo del Sig. SaLlengre non 
I rà compolto , fe non di Trattati , 
[He non fi trovano punto in quel del 
vevio comprefi. Lgli v inferirà pa¬ 
ziente molte difsercazioni di diverft 
etterati di prima bufinola , le quali 
Dn lono ancora comparfe alla luce *, 
premette di farne tradurre dell’, 

,tre dalla lingua italiana, dalla fran¬ 
ile , e dall’ inglele nella latina. L’edi- 
ione dell’Opera è nitidilfima, ebel- fìma , cd c fiata corretta da perfo- 

inten.dence con unafomma elattez- 

.. . . za. 
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za. Il Sig. Sallengre prega tutti i Let¬ 
terati, c principalmente i noftri Ita¬ 
liani, i quali potettero avere prefso 
di fé Opere concernenti all’Antichità 
Romane, o fattedaloro, odaaltri, 
di volergliele comunicare, acciocché 
e’pofsa dar luogo nel fuo Teforo i\ìc 
fìefse. Gli fi può feri vere a \ \A ja per 
tal’effetto. A noi c riuteito più volte 
di fentire da perfone di credito e d' 
intelligenza, gravi, nc adatto ingiu- 
fte doglianze del torto fatto e dal Grò- 
novio , e dai Grevìo a molte delle 
più eccellenti Opere de’ nofiri italiani 
in materia di antichità Greche e Ro¬ 
mane , per averle vedute efclule da 
quelle intigni Raccolte. Stiperà,che 
il Sig. Sallengre riparerà quello torto 
con ammetterle nella fua. 

COLONIA. 

Il Trattato del Sig. Dottor Murato¬ 
ri , Bibliotecario del Sereniflimo Duca 
di Modana , de ingeniorum tnoderatione 
in Religioni* negotio , fiamparo lotto 
nome di Lamindo Tritanio in Parigi 
Panno 1714. di cui fu fitta menzione 
nel tomo XXL pag. 41^. è fiato ri- 

fiam- 
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Campato in Coionia nel prefente anno 
1716. in ottavo grande. 

ARGENTINA. 

Monfignor Fontanìni nel fuo libro 
ntitolata Vindici# antiquorum diplo¬ 

matimi > riferitoda noi nel tomo II. 
pag. 71. in più capi, e con varj ar¬ 
gomenti, e oflervazioni, dedotte dal- 
a recondita antichità, difcorfeajun- 
;o fopra gli Archivj delle Cfaiefe , c 
te Monifterj , come pure fopra la vi¬ 
llana ufata nel cuftodirgli. Ora tut- 
o quello 1 rattato del nofìro Scrittore 
raliano ha talmente incontrata la 
ima , e lapplaufodel Signor Jacv- 

enckero ,d’ Argentina , che la 
;a interamente di nuovo inferito a 
ir. 7^6. della fuadotta Opera > inti¬ 
mata ; Colleffa Archivi & Cancel¬ 
li* jura : quibus accedunt de Ar- 
ncancdlarns, Cancellarus , acSccre- 
iriis Virorum dariffimorum Commen- 
ìtiones , accmunte jacobo V^endie- 
\ ^Argentaratenei. Argentina > [um- 
ibus Jobannis Reinboldi Dulfj'eckeri 

in 4. Qui pure lì trova in . 
rimo luogo riftampato il raro opufeo- 

lo 
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10 de Mrcbivis di Monlìgnor Bai- 
daffar Bonifacio, Arcidiacono di Tri- 
vigi, e poi Vefcovodi Capodiftria ,* 

11 quale la prima volta fu ftampaco 

in Venezia dal Pinelli nel x 6$ z. in 4. 

FRANCFORT, 
al Meno. 

11 Sig. Lodovico-Mntonio Davide > 
Pittore di profetinone , e Letterato per 

genio, ha dato fuori il Tegnente li- 

bricciuolo , come per prodromo di 
una afsai grande e ftrepitoia Opera . 
Md inclytam Rempublicarn iiterariam 
Morntum Sanali (fimo Domino CLE¬ 

MENTI XI. ‘Pontifici Optimo MaxiA 
pio , t]ufdem Rjeipublic& Trincipi ac 
Vafrono a Ludovico Antonio Davide* 

ìlei veto-Injlibro Tintore , & philogra- 
pinco clicatum. Branco1 uni ad Mae- 
numn pis MattbLe Mndrea, die quar¬ 
ta 'Hpvembns anni ter# Dyomjiana 
1716. in 8. pagg. 18. Efsendofi que- 
fi’ Autore ne’ primi , e geniali tuoi 
fxudj dilettato molto dell Afìronomia, 

tra le altre cofe da lui in elsaofserva- 

te , parvegli di vedere , che la cor¬ 
rezione Gregoriana del Calendario 
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ibbia bifogno di nuova correzione , 
naflìmamente per riguardo alle luna- 
LÌoni della l'aiqua . Ciò e’ pretende di 
"are nella ina grand’ Opera , e qui ba¬ 

iamente accenna quei molto, che egli 
la in difegno , contra tutto quello, che 
Inora hanno ofservato , e praticato 
rii Agronomi, dògli fembra tanto 

lecefsario , e importante , che , co¬ 

lie , dice egli, il popolo Ebraico fu 
da Dio alficurato di ogni bene, quando 

tvefse olservate le celebrazioni delle 

che folenni ne’tempi preferito, c 

minacciatoall’incontro di ogni male , 
|uando leavefse trafgredite*, qua omnia 
fudai experti furiti cosi egli penfa , 

Irmiter effe credendum , che pefti- 
tenze , careltie , terremoti , in¬ 

tendi, guerre, e tante altre difi v vett¬ 
ure accadute a’ Criftiani dopo il facro 

Concilio Niceno, non altronde fieno Id effi loro prov venute, fe non oh me¬ 
tani fokmmtatum fancTfìcatwntm . 
caremo aipettando , lei), rimedio poD 

& elser tale , che levi il pretelo dilor- 

inc , e levi dal mondo CrilHano i ma¬ 

li, che si di frequente l’affliggono. 

Tomo XXVil S STRI- 
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STRIGA VIA 
nella Slefia. 

In quella città pofla nel Principato 
di Schewidnitz , nella Sieda inferio¬ 

re , c flato flampato il Tegnente libro, 
che illuflra molte cole della noftra Ita¬ 

lia : Vanorum intra Italiani Monumen¬ 
to? um infcript ones ex pluribus in iti¬ 
nere defertptis edita ab Amadeode Be¬ 

nigni. Strega Silefiorum , ex officina 
Jo. Godofredi W£beri> 171 5. in S.pagg. 
2S2. fenza la prefazione, e tre indi¬ 

ci . Simili raccolte d’ infcrizioni fe- 
polcrali recenti , e fparfe per l’Ita¬ 
lia , fono fiate fatte da altri letterati 
Oltramontani ne i loro viaggi > co¬ 

me da Lorenzo Scradero , di Alberflad 
nella Saisonia , ne i fuoi quattro libri 

Monumentorum Italia,flampatiin Elm- 
flad 155)2. in f. da Francesco Su eerzio, 
di Anverfa , nelle lue Se teff a Còri- 

ftiani Orbis delie:a , imprelsc in Colo¬ 

nia nel 160S.in S.dal P. Ottone Aicbert 
Monaco Benedettino, ne i tre lomi 

del Theatrum funebre , e negli altri 
due dell’ Hortus variarum infcriptio- 
num, pubblicaci in Salisburgo, quelli 
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nel 1675. in 4. e quelli nel 1676. in 8. 
c così qualche alerò. 

LONDRA 

Si fta qui fhmpando una raccolta 
di Toefie dell' Mr lofio , che compren¬ 
derà le Rime, i Capitoli, e le Satire, 
e iarà i! 1 u(Iratadalle 2S\ote del Signor 
Taolo jLntonio Rolli, Romano, poeta, 

e improvvifator {Ingoiare, che qui fi 
trattiene . 

LIfcirà parimente fra poco da quelli 
Itorchj la traduzione di Lucrezio in__» 

verfo lciolto Italiano , fatta dal 
rinomato Mi efi andrò Marchetti. 

Ecco l’idea di una grand’Opera d* 
(erudizione, che fi vuole (lampare in 
quella gran città per via di afsociazio- 

me . Si defidera, che le ne faccia pre¬ 

correre l’avvilo nel Giornale d’Italia , 
e noi, per efsere breve il manifello , 

lo inferiamo per diftefo tal quale ci è 
flato inviato. 

Lendini, Menfe Augujti, MDCCXVI. Ty- 
f>is dabiincur trio, prima Volumìnd T'hefanti 
'Britannici Antiquitatum Gr&carum Koma- 
fiarumqne in qiiatuor Mujéia diftnbutì. Fri- 
tnnm qnod edttur MuJ&tirn Nummarmm , fe- 
tundurn Gammanum , terthim Statuariutn 

S i tnm 
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lam Marmoreum quam JEneum , quartum de- 
aique Mi/cellaneum , quia Injcriptiones , Ann- 
los, Pondera,Lucernai, Vrnas, aliaquertferet, 
apptllabuntur . Cuncia hac vel non antea edi¬ 
ta, vel ob eximiamprafiantiam multtplici edi- 
tione digna collegit, incidit, ac dejcripfit fi- 
deliter & concinne vernatala e)us Linguali 
Nicolaus Francifcus Hann Romanus. Cuivis 
primos Libros emere optantipretium mnotejcat. 

Quinque aureis Anglicis qui perfectiorts Carta , 
qui ver o inferi or is tribtes aureis venundabuntur. 
Quifqtiis fextuplam ernptionem tommittet fe- 
ptupladonabitur. Quia denique totjolummodo, \ 
quot certuni habeant emptorem imprimente i 
volumina, pateat cuncits, quod prò Melioris i 
Carta volumimbus duo aurei in fubfcnptio' 

ne, XJnùs detnde in Ccmmijfione , atque prò 
altertus Carta nnus aureus m cotnmijfione pri¬ 
mi Libri, altique fingali in fingula aliorum 
Commijfione folventur. 

COIRÀ. 

Molto c tenuta la V al teli ina al Sig. 
Tierangelo Lavizari, per vedere illu- 

flrate le cofefuc, andate per l’ofcu- i 
rità e lontananza de’tempi, e più per 

l’altrui trafeuraggine quali in dimen- I 
ticanza, da quello fuochiarilTimo cit¬ 

tadino . Egli le Ila raccolte contornino 

difpendio di (udore e di tempo dalle 

antiche memorie, dagli archivj, e da’ 
libri: le ha telsute con ordine crono¬ 
logico e iflorico,e le ha pubblicate in 

die- 
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dieci libri, i due primi de’quali trat¬ 
tano le il 1 ufì:ri operazioni fatte da i 
Reti antichi fino al r j $ 2. e gli altri ot¬ 
to riferirono più minutamente le loro 
azioni infino al 16^9. Il titolo dell’O¬ 

pera è q netto : Memorie ifloriche della 
Valtellina , in libri dieci deferitte, 
dedicate allamedefima Falle da Pietro 
Angelo Livizari. Coira , dalla ftam- 
peria ed a fpefe di ^Andrea Tfeffer > 
1716. in 4-pagg. 427. fenza la dedica¬ 
tone , e i fommarj di ciafcun libro. 

GINEVRA. 

La Società de’ Medici di quefìa cit¬ 
tà , infaticabile nell’ arricchire di eru¬ 
dite produzioni la letteraria repubbli¬ 

ca 3 ha date fuori in un libro francefe 
ni 2. di pagg. 25n. fenza una lunga 

prefazione, e la tavola, molte utilif- 
Ime rifleflìoni intorno alla malattia , 
:he già alcuni anni ha cominciato ad 
attaccare i buoi indiverfe parti dell* 

Europa, con una raccolta di altri Trat¬ 
tati intorno allo ttefso argomento , 

Proviamo ,che hanno fedelmente rap¬ 
portate, etradotte le opinioni di mol- 
i noftri Italiani , come di Monfig, 

S 5 Lan- 
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Lancijì i di Monfig. Borromeo ora_> 
Vefcovo di Capodiftria , e de’ Signori 

'N^grifoli, Frantajìiy Macini, e GazoLr, 
e mentre erano nel corfo cleU’impref- 
lìone , giunfe loro a notizia , dferfi 
fìampata in Milano una nuova idea_> 
della malattia de’ buoi propofla dal 

Sig. Ccgroffi 5 e con nuove otfervazio- 
ni ed elperienze dal Sig. Vallìfnieri 
confermata : Le nom , dicono effi , 

du celebre Mr. Vallifriieri nous a don- 

né me grande curiofité pour ce livre, 
& nous ne doutons pas que le public 
ne foit fort ai sé de voir dans un ex- 
traiti & le fentiment de ce favant 
*4uteur 3 & les remedes qu il indique. 
Fattone fedelmente Tefìratto, iog- 
giungono , che l’idea del nolìro Auto¬ 
re può effere ammeffa nella loro ipo- 

tefi, non rovefeiando eflfa punto le-* 

conghiettute da loro portate di qual¬ 

che fimilitudine, che ha quello con¬ 
tagio bovino col vajuolo maligno de¬ 

gli uomini , potendo anche quello 

aver da i vermini la fua origina . 
Apportano in fine alcune rifìehioni di 

lui fopra la qualità del latte delle.-* 
vacche inferme e attaccate dai cancro 
volante , che c una malattia la quale 
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fi manifella per una pullula, o ve-> 
fcica , che viene a i detti animali o 
fopra, o lotto la lingua, ovvero nel¬ 
la gola, la quale non curata rode la 

lingua, e dopo qualche tempo ad elfi 
la fa cadere , come fi vide l'anno 1614. 
in quelli della Savoja , intorno a 
Ginevra , e ne arrecano poicia i ri- 
medj. Notano, che l’idea degli Au¬ 

tori italiani de’ vermi peflilenziali fi 
può a quella idea molto bene appli¬ 
care.,, La pullula, fono loro parole, 

„ che viene fopra la lingua de’buoi, 
j,, effondo puramente ellcrna , potreb/- 

be elfer un nido di piccoli vermicel- 

j, li ; qualche mofea di una fpecie 
s, particolare , avendovi potuto in 

comodo tempo depofitar le fue ova . 
Quella pullula c alfai fomiglian- 

te a quelle, che formano que’pe- 

dicelli ( cirons ) ne’piedi degl’In- 
„ diani occidentali ; cd a quelli, che 
a> certe moiche fanno nelle foglie degli 

p, alberi. Vi fi fa vedere di prima un 
„ tuberculo ellremamence piccolo , 

„ che va crefcendo a mifura che le 

, ova s ingroltano , e ne fortifeono 
», piccoli vermini , i quali dipoi 

S 4 „ van 
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„ van rodendo la parte, fopra la qua- 
le pofavano,ec. „ 
Nel Teatro ^Anatomico del Man- 

geli ftampato in due tomi in foglio 
nel prefente anno in Ginevra, fi fo¬ 
no pofte in fine le tanto (limate Ta* 

vole anatomiche dclVEufìachio infìcmz 
coniedotte Annotazioni, e Dififerta- 
zioni di Monfignor Lancifi. 

§. 2. 
i 

Novbllb Letterarie 
, D’Italia. 

DI BOLOGNA. 

Dalle (lampe di Ferdinando Pifarri 
èufeita una Lettera in foglio di 8.pagg. 
fotto nome dell’ llluflriffimoSig. cibate 
7^. 'N; di Correggio ad un Cavaliere^ 
*Accademico , cìieTha ricercato dtllcu 
vera origme , e condizione del famofo 
Vittore Antonio Allegri , nominato il 
CORREGGIO . L’Autore di quella 
Lettera fa vedere , contrale dicerie di 
taluno poco bene affetto alla nazione 
Lombarda, che la famiglia di jtnto- 
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ilo allegri, pittoreeccellentilTìmo e 
aro , traile origine dal camello di Cam- 
•tignola , territorio di Correggio, che 
♦omunemente lì nomina il Caflellac- 
io : che ella già molti fecoli fu nel mi¬ 

nerò delle famiglie feudatarie e vaf- 
al le delfuddetto C afidi accio , cioè a 

lire nel numero delle primarie: che 

1 madre fu Bernardina dell’antica ca- 
t lAvomani, ora eftinta : che fuo pa¬ 
re era maeflro Vellegrìno ^Allegri , 
gliuolo di un altro maeftro Antonio'. 
Ile la moglie di lui fu Girolama Merli- 
,cafato efiinto,e la cui onorevole con- 

azione c ancor notoria in Correggio: 
he VellegrinO, fuopadre , non fu no¬ 

to miferabile , ma facultofo , come 
Dpariice dal fuo teftamento , che qui- Ìfi produce, rogato negli Atti del 
otajo David Guzzoni li 12. Dicem- 

re 1483. che una figliuola di elfo A11- 

>nio fu nobilmente accafatahn Tom- 
0 Brunori \ e che finalmente cfso ven- 
r a morte li f. Marzo 1 f 34. danni 

p.in torreggio,dove fu leppellito nel 
aulirò fiotto il portico del monafìero 

PP- Minori Conventuali di Saru* 

pncefco , nel qual luogo era 1’ an- 

S y ti- 
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tica fepoltura degli Allegri. 

Fra gli fcritti del famolo Sbaraglia 
fu ritrovata 1’ Opera feguente, non 

come un manufcritto regolato , ma co¬ 
me un fafcio di annotazioni e di me¬ 
morie a modo di lelva . Il zelo del Sig, 

Dottor Fantini, già fuo difcepolo, ed 

ora Lettor pubblico accreditato di que¬ 
lla Università , mafllmamente per la 
notomia , lo ha indotto a raccogliere 

que’frammenti, e a ridurli alla for¬ 

ma di un libro nella miglior forma , 
cheefso ha potuto. La maniera , con 

la quale il chiariamo Autore ha ma- 
neggiato l'argomento, fe bene non fi 
accorda alle opinioni di tutti, è degna 
però , che da tutti vi fi faccia attenzio¬ 
ne j ed e ben fatto j che in {oggetto sì 
ofcuro fi aicoltinodal mondo le lpecu- 
lazioni de’buoni flofofi , fra i quali 

non li può negare , che anche lo Sba¬ 
raglia abbia ottenuto , e debba merita¬ 

re il fuo pollo. Entelechia Jeu anima 
fenfitiva brutorum demonftrata contra 
Carttjìumaufiore Jeanne Hieronymo 

Sbaragli , Bononim. Tbilofopbi* , & 
Med DofiX'olUg. in Tatna Vniverji- 
tate Le fior e V. & ^tnatotn. Vrof. cmer. 
Qpuspojìbnmnm . Bottoni*, tjpisCon- 
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flautini Tifarri,ec.iyi6.in 4-pagg.f3S. 
fenzale prefazioni , e un’indice delle 
difputazioni,e dei Capi de turca l’O¬ 
pera . 

Le Orazioni Tanegiriche compolle 

•dal P. D. Vnolo Olìmpio Franchetti , 
Chcrico Regolare , andavano fparfe 
per le mani di pochi, ed erano defide- 

a*ate da molti. CoRantino Pifarri, no- 
fi ro il am patore , ha (limato pertanto 
di far cofa accetta al Pubblico -, racco- 

B1* endole , e dandole fuori, come ha 
fattOjdalle fue (lampe , in un volume 
in 8. che è pagg. Z14. Le Orazioni 

fuddctte fono in numero di cinque *, lap, y 
prima in lode del Sig. Cardinal Gozza- 

dini, Vefcovo d i moia, Legato di Ro* 
magna , e già Legato a lacere per le 
pozze del Re Cattolico Filippo V. con 
ila PrincipdTa Elifabetta di Parma ; la 

feconda è inoccalione che il Sig. Car-p.? 1; 
dinal Pignatelli, Arcivefcovo di Na¬ 
poli fu promolfoalla Porpora nel fuo 

ritorno dalla Nunziatura di Pollonia 

[a terza è in lode del fu Giufeppe-Ma- 
riaTommafi , quando fu fatto Cardi¬ 

nale : la quarta è fatta per la morte dip’14^ 
aii ; e l’ultima è in occahone del paffar lgJ 

jlìe fece il Sig. Cardinale Tommaio^ 

S d Ruffo 
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Ruffo dalla Legazione di Romagna a 

quella di Ferrara . 
Dopo le fuddette Orazioni merita¬ 

no di eflcre riferiti anche i due Ta- 
negirici, l’uno in lode di Santa Cate¬ 
rina da Bologna , l’altro ad onor di San 
Petronio, primo Vefcovo e primo Pro¬ 

tettore di quefta città , detti dal P. D. 

cdntonmaria Brembati , Cherico Re- 
golareTeatino, nel Quarefimale qui 

predicato in quelVanno nella Basìlica di 
San Petronio, e ftampati dal noftro 

Ferdinando Piiarri in 4-pagg. 44. 
11 Padre Giufcppemaria Vlatina , 

de’Minori Conventuali, uno de* più 
infigni lacri Oratori non lolo della fila 
Religione, ma della noftra Italia,flava 
feri vendo al cune Controverse [oprai E- 
piflole di San Vaolo , con animo di pub¬ 

blicarle', ma il P. Maeftro Mndrea-, 
Borghcfi, digniiFmo MiniflroGenerale 
del fuo Ordine , ddìderò , che egli 

ficefse precedere un’ hiflitazione Orato¬ 
ria , per uio de’fuoi Religiofì fluden- 

ti : al qual comandamento egli con 
prontezza , e molto bene ha ubbidito, 

col feguente libro : xArte Oratoria di 
Era Gioiellò Maria Platina, Minor 
Conventuale, dedicata al Vadre Saru 

Frati- 
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Francefco d'^ljìjì • Jn Bologna, per li 
fuc ceffoni del Benacci, 1716. in 4*pagg. 

632. lenza le prefazioni, l’indicedel- 
le deputazioni , e de’capi , e una_, 

degan ti di ma lettera del Sig. Marche- 

fe Orfi all’Autore: che in tutto fono 
pagg. 36. L’alca riputazione , che 
hanno data al Sig. Marchefe Orfi ap- 
prefso tutti i Letterati le fue Confi- 
derazioni , e gli altri fuoi fcritci , c 
un’argomento fi curo della bontà dei 
libro del Padre Tlatina. li favorevol 
giudicio ufcito dalla penna di chi è sì 
gran maefìro delia foda c vera elo¬ 

quenza, non laida dubitare, chequi- 
fio Religiofo abbia a perfezione ma¬ 
neggiato il filo adunco: ove dopo un 
utiliffimo proemio cfpone in XII. dif- 
putazioni tutti i migliori precetti e ar- 
tificj della rettorica, e infogna chia¬ 

ramente e ordinatamente il metodo 
di ben praticarli , con la fcorta de’ 

piu accreditati maeflrì, e in partico¬ 
lare dei celebre P. Segneri,che fi può 

dire fenza efitanza il facro Cicerone 
dell’ Italia. 

DI 
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DI BLISSETO. 

L’anno 1^43. li 24- di Giugno il 
Pontefice Paolo III. e V Imperador 
Carlo V. fi abboccarono in quella no- 

bil Terra di Bufieto e ci dettero ben 
cinque giorni, con tutta la loro Cor¬ 
te onorevolmente alloggiati . Le ca¬ 
gioni dell’abboccamento fono varia¬ 

mente riferite dagli Storici , i quali 
non è quello il tempo di elaminare. 

Ora i Sigg. di quella nollra Comuni¬ 

tà volendo eternar la memoria di que¬ 
llo fatto, l’han fatta fcolpire in una 
nobibfììma lapida,e porre nella tac¬ 
ciata della i ri i e la di San Bartolom- 
meo . L’intenzione latina ha incon¬ 

trata fubito la Centura 3 poiché di¬ 
cendoli in ella, che que’due graru» 

Principi furono da’BulTetani BENI¬ 
GNE excepti y parve ad alcuno , che 

quell’avverbio BENIGNE non folle 

buona voce latina > nè folle adopera¬ 
to in lignificazione conveniente al iog- 
getto , A quella cenfura è (tato rilpo- 

fio con un foglio intitolato la Critica 
difcrcditata : dove fi fa vedere , che 

Cjtrlo Sigonio nel libro V. de Regno 
Ita- 
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Italia a c. 107. parlando dell’ Impe- 
rador Lodovico fu da quelli di Mon¬ 

te Cattino BENIGNE acceptus> e che 
di quetta medefima efprettìone lo Bef¬ 
fo Autore Ci valfe molte volte in_j 

quell* Opera. Aggiugne l’autgrità di 
Cicerone, che nell’ Orazione prò De- 
jotaro B c iervito dell’ avverbio Be¬ 
nigne in poco diverfo lignificato. 

DI CESENA, 

Ha perduto quetta città un’incofru 
parabil Prelato , la Ghiefa tutta un' 

ottimo Vcfcovo , la buona letteratura 
un perfonaggio difìinro , nella per- 
fona di Monfignor Giovanni fontana. 
La Vita, che ne ha icritto il Sig. D. 
Mauro Lacbini, Sacerdote , e fuo in¬ 

timo famigliare-, fa , che noi pollia¬ 

mo avanzarnequette poche memorie, 
rimettendo il lettore ad ittruiriene_* 

più ampiamente nella Vitamedefima, 
che c ttata in Venezia da Andrea Po- 
leti ttampata, 

Monfignor Giovanni Fontana tratte 
origine dalla famiglia di quefto no¬ 

me, de’Conti di Scagnello , «i pre- 

fcnte tt^bijita in Parma, e .originaria 

da 
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.<k Firenze , nella qual città fu egli 
educato da Sebaftiano fuo padre , fi¬ 
gliuolo di Francefco, Miniftro di gran 

credito,e Auditore per le A A.di i olea¬ 
ria nel fupremo Magiftrato de’ Con- 

figlieri. Fece i fuoi primi ftudj ap- 
prefio i genitori, parte fiotto la cura 
di un pio Sacerdote , e parte fiotto la 

direzione de’Padri G c Tu iti- Studiola 
filofofia e le leggi nella Sapienza di 
Siena , e ottenne il dottorato nella_^ 

univerfità di Pifia . Nello flato Ponti¬ 
ficio fofìenne onorevolmente moiti Go¬ 

verni, dopo i quali conieguì la Pre¬ 
fettura di Trento, che poi fu rinun- 
ziata da lui per fieguitare alla Corte 
di Vienna la Sereniflìma Cdaudia Fe¬ 
lice d’Auftria, che andava ipofia all’ 
Impera dorè Leopoldo -, e ciò fece per 

le inftanze , che gliene fece la Sere- 

niffima Anna de' Medici , madre del¬ 

la Imperatrice fipofia . il favore, a cui 
pervenne col fuo merito e talento ap¬ 

preso di Celare , gli tirò addotto l’in¬ 
vidia de Cortigiani , i quali lotto ti¬ 

tolo di onorevoli impieghi cercarono 

di allontanarlo ^ laonde la Se reni Is. 

Eleonora Gonzaga , vedova d’Auftria, 
io configliò ad intraprendere un viag- 
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gio nella Pollonia , e raccomandan¬ 
dolo con fue lettere alla Regina Eleo¬ 
nora fua figliuola, conforte del Re Mi¬ 
chele 1. e che poi rimafta vedova , 
pafsoalle feconde nozze col Sereniflì- 
mo Carlo V. Duca di Lorena. Anche in 
Pollonia lafua prudenza ed abilità , 
come gli conciliò la grazia della Re¬ 
gina, così gli partorì de i nemici, 
che ogni Brada cercarono per attra- 
verfargli ogni avanzamento. 

Quefte contrarietà lo fecero rifol- 
vere ad abbandonare affatto la Corte, 
talché licenziatoli dalla Pollonia , e 
poi anche da Vienna, ripafsò in Ita* 
lia, dove vefif ben fubito l’abito Ec- 
clefiaftico , e con elfo riformò la fua 
vita, e i Tuoi ftudj, dirigendoli tilt- 
iti a quel fine, a cui la fua novella 
vocazione lo desinava . Diedefi alla 
lettura de i Padri, c de i libri facri : 
fi ritirò convittore tra i PP. della 

Miflìonc di Monte Citorioin Roma 5 
e quindi fi portò al fervigio del Car¬ 
dinal Barbarigo , Vefcovo di Padova, 
di fempre gioriofa e vcnerabil me¬ 
moria , in qualità di fuo Maeftro di 

Camera , e Maggiorduomo , c con P 
efempio di lui meglio addottrinò an¬ 

che 
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che fefteffo. Affare d’importanza F 
obbligò a trasferii! a 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 forte*, laonde 
avendo effo allora bifogno di un Vi¬ 
cario Generale , fece in maniera, che 
l’ottenne dal CardinaleBarbarigo, 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 fu a Cattedrale, allora va¬ 
cante i la quale di là a qualche tem¬ 
po daini per degni rifpetti fu rinun- 
ziata. 

Non irtette però molto fenza nuo¬ 
vo impiego il fuomerito. Il Cardi¬ 
nale Giancafimiro Dcnoff, Vcicovodi 
quefta città di Cefena , lo creò luo Vi¬ 
cario, e nell’efercizio di quefta cari¬ 
ca conofcendolo abile a maggior pe- 
fo, lo confiderò come ottimo a fuc- 
cedergli nel governo di quefta ( hitla, 
giacche le lue "gravi indifpofizioni 
lo chiamavano a ritirarli alla quiete 
di Roma > € alla cura de’ medici ► 

Gli 
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Gli manifetò il fuo pcnfiero, e tut¬ 

toché dalla modetia e umiltà di lui 
lo vedelfe contratato, giunto perda 
piedi del Sommo Pontefice , gli rap- 
preientò così al vivo le rarepartidei 

fuo Vicario Fontana, che Sua Beati¬ 
tudine non ebbe la minima ripugnan¬ 
za a crearlo Vcfcovo di Cefena , fit- 
come fece a i 3. Giugno del 1697. 

Con qual frutto, e dificazione, ed 
amor de’ fuoi popoli egli reggette 
queta lua Chiela , lo dimoierà ap¬ 

pieno la Vita, che qui fi compendia , 
non fi traferive : ardentifijmo nelle file 
orazioni, e ne fuoi facrificj: abbiet- 

tifiimonel veftire , e nel vivere: libe¬ 
rale verlo tutti, ma prodigo verfo i 
noveri : vigilante nel tenere ben difei- 
plinata la Cia famiglia, 'e incorrotta V 
immi nitrazione della giu tizia ; ze- 

antittìmodi ogni virtù, e per dir tutto 
n una parola, vero Ecclefiaftico, e vero 

iDatore. Morì, qual vide, fantamen- 
fy munito di tutti i Sacramenti , e 
on lattitenza di iMonfigùor Mittiroli, 

^elcovo di Bertinoro. Seguì la fua-. 
norte ai 2. Marzo del 1716. che era 

anno fettantefimofettimo delletà fua, 
’l dccimonono del Vefcovado. 

Scritte 



4zS Giorn. de’ Letterati 

Scriflfe molto, ma non tutto è an¬ 
cora alle flampe . L’opere lue fono 

quefte . 
1. Il Vifcovo in Visita, In Ce feria , 

nella fìamperia del Riccputi> 1707. 
2. Ritratto del perfetto Ecclefìafti- 

co. In Tarma , per Taolo Monti , 
1711. 

3. Il Diocefano ìnflruito . In Cefe- 
na , preffo il Riccputi, 170S. e inve¬ 
ntrici , prejf/b U Coletti , 1714. ì/l, 

12. 

4. Santità , £ /<i Ttod rr/o«- 
/dWfe, Varie prima , e feconda . Ope¬ 
ra polì: urna . In Venezia, preffo il Co¬ 
letti , 1716. in 4. 

f. Tyrocinium Epifcopo um, Quell’ 
Opera non è ancora fUmpata , ma 
predo l’avremb da i torchi del fopra- 
detto Poletti. 

- DI FERRARA. 

La materia controverfa e agitata 
dell’acque che da molto tempo tien 
folpefi gli animi di quello governo , 
ha data occafione ad alcune Scritture, 
che qui fi fono (lampatc . L’ima fi è 
quella : Tfuova conflituzione & or- 

di- 
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dilli jìabiliti fecondo Lo fiato prt/entt—3 
dall Erninenti/s e Reverendi/s. Sig.Car- 
dutal 1 iax/K.a , Legato di Ferrara, ec* 
/oprai lavorieri del Po, altri Fiumi, 
e pubblici Condotti, e /opragli Ufficia¬ 
li ad e(Jì deputati . In Ferrara, nella-, 
ftampa Camerale > l/i6. ihfogl.pagg. 

Un’ altra c la feguente : Dimoflra- 
xione delle ragioni addotte contro leu. 
linea dell'alveo diverfivo del fiume-» 
Reno in Ignaro, propofia da Sigg. to- 
iogne/ì, non /olo confiderando/i la va¬ 
riazione dello fiato pre/ente da quell$ 
offe al tempo della Vifita, ma ancora 
l fiftema d allora , in replica alla ri/po- 
[a data con /oglio in (lampa dagli fle/- 
* ^lgg- Bologne fi . In Ferrara , per il 
barbieri, 1716. in fogL paggi 8. 

A quelle li può aggiugnerc anche 
;n’altra, Campata in Roma , nellcu 
amperia della Rev. Cam.jipofl. 1715. 

9 fogl. pagg. 20. con quello titolo : 

2lla Sacra Congregazione dell'eque 
ella citta di Ferrara , Memoriale di 
\tto, e di ragione. • . { 

Ha ottenuto tale applaufo Ja féL 
jientc raccolta poetica 3 che fu quali 

•biro ri Rampata con qualche giuri». 

ta . 
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ta. Voffie divari .Autori perlaTras- 
lazione deli offa del gloriofo VefcovOy 
e Martin Santo Cafflano, Trotetton 
della città diComaccbio, Seguita l an 
no 171 6. Seconda edizione. In Ferra 
ra > per gli Eredi di Bernardino To 
matelliy impreff. Epìfc. 1716. in S 
pagg. no. oltre ad una Relazione- 
della Traslazione medefima, pagg.S 

la quale fi trova nel fine, e che noi 
fi legge nella prima edizione . Que 

fia raccolta vien dedicata al Sig. Cai 
dinaie Imperiali, onore della lacra. 
Porpora, dal Si g. Mi madore Tommaj 

Il Sig. Dottor Giambatifla Zappata 
Comacchicle anch’eflo,ha dato un. 

nuovo faggio della ina felicita nell 
cofe poetiche , e infieme della fua pie 

tà nelle cofe facre con la pubblica 
zione di XLVI. Sonetti [opra gli ai 
tributi di Maria Vergine. In Ferrare 
per gli Eredi di Bernardino Tomatei 

lmp. Epìfc. 1716* lfì 4* Pagg- Ii: 
Ogni Sonetto ha per argomento uq 

de’verfetti delle Litanie, che foglie 
no comunemente recitarli dalla Chi< 

fa, e da i Fedeli in lode ed onore \ 
Maria Vergine. La lpiegazione , cl 

ne dà il cliiarillìmo Autore, ccorr« 
bo- 
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borata c fondata con l’autorità o del¬ 
le divine Scritture , o de’ Padri e Dot¬ 
tori della Chiefa , o d’altri gravi Scrit¬ 
tori Ecclefiafìici. Il libro c dedicato 
al Sig. Cardinal Gozzadini, ornatilTI- 

mo d’ogni virtù intellettuale, e mo¬ 

rale . 

DI FIRENZE. 

Cronologia [aera de Vescovi, e jlr- 
civefcovi di Firenze, compojìada Lu¬ 
ca Giufeppe Cerracchini, Sacerdote. 
Fiorentino , Trotonotario ^Apoflolico , 

Tadore ^Arcade , e ^Accademico ^Apa- 
tifla •> dedicata ah ’ lllujlriff. e Reveren¬ 
di^. Monf Tommafo Buonaventura de' 

rConti della Gherardtfca, ^Arcivefcovo 
di Firenze, Trelato domejhco di Ff. S. 
Tapa CLEMENTE XI.Pefcovo 
Ilente al Soglio Tontificio, e Tnncipe^j 
del S. R. /. In Firenze, nellaftampe- 
ria di S. *A. R. per Jacopo Guiduccì 
e santi Franchi. Ter il Cartieri libra¬ 
io all' mfegna di San Luigi > 1716. in 

4* Pagg*3M* fenza le prefazioni , e 
«due cataloghi, 1 uno cronologico , o 

d’altro alfabetico de’ Vefcovi e Arci- 

vefeovi Fiorentini, Avrebbe l’Auto¬ 
re 
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re potuta rendere quella fila Opera 
aliai più copiofa di notizie e più elat- 
ta : ma fi è contentato per ora dique- 
fto> e ciò non oftante , Y Opera fin 
non lafcia d’ dTer e buona , e degù; 
di lode. In fine di ella fogl.2f7.egl 
tratta delle Ragguardevolezze ( pc 
fervirci del termine tifato dalui,cioi 
titoli, privilegi, ragioni, cc. ) dell: 
Famiglie de’Cufìodi, Ladroni, e Di 
fenfori del Vclcovado e Arcivefcova 
do Fiorentino, in tempo di Sede va 
cante, le quali Famiglie fono quell 
de i Vifdomini, Tofwghi, della Tofa 
•uiliotti , e recentemente Cortigiani 
Quella parte non è la meno curiof 
dell' Opera. 

I medesimi Campatot i Guiducci 
Franchi han divulgato in un voium 
in 4. di pagg. 162. lenza la dedicato 
ria e gl indici , l’Opera , che h 
quefto fronti Ipicio : Efperien^e fi fico 
meccaniche jopra vari [oggetti contener, 
ti un racconto di diverji Stupendi fieno 
meni intorno alla Luce , t /’ elettncit 
producibile dallo fiìrofinamtnto de’ cor 
pi, con molte altre notabili apparen 
ze non mai prima ofi’crvate , colle.j 
spiegazioni di tutte le macchine : Opt 
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ra di F. Hauksbee, della Società Re¬ 
gia y tradotta dall’idioma inglefe . 
Dell’ opera originale inglefe , Cam¬ 
pata in Londra nel 1709. in 4. leggefi 
l’eftratto nel Tomo XXII. Parte I. 

pagg. 101. e fegg. della Biblioteca* 
[celta del Sig. Clerico > che le dà mol¬ 

ta lode ; ed ella niente ha perduto 
della fua bellezza nella traduzione , 
che ora ce ne ha data il Sig. Tomtna- 

fo Dcrbeam , dell’ una e dell’ altra 
lingua incendentifiìmo v di cui fi c fat- 

ta in altro Tomo del Giornale d’Ita¬ 
lia (a) onorata menzione. > 

Dopo i Difcorjì Accademici , e le 
Trofe Tofcaney con (ingoiare applau- 
fo ricevute dal Pubblico , fi è final¬ 
mente lafciato indurre il noftro chia- 
irifiìmo Sig. Abate Salvini alla divul¬ 

gazione delle fue Trofe Sacre , che-» 

certamente non gli faranno meno di 

onore, che le altre lue Opere*, e tan¬ 

to più, quanto in efie ha avuto cam¬ 
po di elercicarfi non meno della fua 
erudizione la pietà del fuo animo . 

intero titolo di efie Profe è’ì fe¬ 

dente : Trofe [acre di Anton Maria . 

sialvini, Lettore di lettere greche nel- 

Tomo XXVii. T Iq 
( a ) T.XXLp.477. 

. 



43 4 Giorn. de’Letterati 

lo Studio Fiorentino , e ^Accademico 
della Crufca . MI' ^4- R- di Cofimo 
Uh Granduca di Tofcana. In Firenze, 
nella ftamperia di S. *A. R. per Gio. 
Gaetano Tartini , e Santi Franchi , 

1716. /«4. pagg. 283. fenza lepre- 
fazioni . Con Toccatone del doverli 
riferire quella bell’ Opera , l’Autore 
di ella ha defiderato, e fatra inftan- 
za, che fi dovefie far noto , come»# 
egli è venuto in chiaro , efiervi due 
1VONI , o IVI , del medefimo no¬ 
me , e della medefima nazione fran- 
cefe ; l’uno Prete,Curiale > e Santo; 

altro V^fcovo femplicemcnte , e-# 
non Santo .* e nella fua Profa iopra 
Sant’Ivo , avvocato in Firenze de* 
pupilli , e Santo del Magiltratto di 
quelli, confufo avere P uno coll’ al¬ 
tro, in occafione d’aver fatto per un 
piccol nobil Fanciullo tumultuaria¬ 
mente quel Difcorio fopra le notH 
zie, che ebbe allora. Si ritratta per^ 
ciò in quel modo che può, pubbli¬ 
camente ; fhidiofiflimo egli , quantoi 
altri mai , della verità ; e ogni voltai 
che o da le medefimo riconofccfle, 0 
da ahri folle avvertito di limili sba-| 
glj , a quali èioggetta la noftrauma-j 
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' nicà , prontirtlmo a farlo palefe al 
Pubblico, perchè non redi da alcuna 
opinione, che porta a vere dilui, in¬ 
gannato > e ciò fa fu l’efempio di 
uomini chiarilfìmi, chert fono ridet¬ 
ti > e i quali , come dice Celfo in . 
propofito d ippocrate, che conobbe 
un fuo sbaglio, quello ufarono more 
magnorum virorum y & fiduciam ma- 
gnartrn rerum babentium. Ed in vero 
egli e molto più ragionevole , e de¬ 
gno di lode il confortare 1’ errore , 
che il foftenerlo. 

Il P. Giangiufeppe Cremona , Che- 
rico Regolare delle Scuole Pie , ha 
predicato fovra i primi pulpiti deli* 
Italia, e lempre, e da per tutto ha 
iolienuto il grido di edere uno de* 
primi facri oratori, che in oggi fio- 
rifcano. Ciò £1, che fieno ricercati, 
e letti con curiofità e piacere i due 
tomi, che egli ha qui dati alle Itampe 
col titolo di Orazioni Vanegiricbe di 
un Tredic cuore Italiano Cber. Reg, del « 
le Scuole Vie. In Firenze, nella ftam- 
pena di Ciufeppe Marna, 1716. in 12, 
11 tomol. e pagg. 310. il II. è pagg. 
*505. lenza le prefazioni . L’Autore 
-gli dedica, l’uno al Se reni filmo Sig* 

T z Prm- 
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Principe Antonio Farnele ^ c V altro 
al Sig. Giambatifla Recanati, Genti¬ 
luomo Veneziano. 

Da Antonmaria Albizzini, noftro 
llampatore tono, (late pubblicate in__» 
proporzione di 11. le Toefie Tofcane 
di Curzio Tanucci , ^Accademico In- 
fecondo, dedicate al nollro Serenia¬ 
mo Gio, Gallone , Gran Principe di 
Tofcana-, il libro è di pagg.no* 

Nella {lamperia diS. A.c flato im¬ 
preco un volume in 4. col titolo : 
Relazione delle diligente ujate con fe¬ 
lice fucceffonell armo 1716. per diftlug¬ 
ger e le cavallette , le quali avevano 
Pravamente ingombrato una gran parte 
delle Maremme di l ifa, di Siena , di 
Volterra , e tutte le Campagne di Ttom¬ 
bino , Scarlino, e Suvvereto: dipagg.j 
48, lenza le prefazioni. 

DI FOLIGNO. 

L’arrivo in quella città di Foligno 
della Signora D. Terefa Grillo Trin- 
tipeffa V affili a c flato fileggiato con 
molto iplcndore ed applaulo, per le 
Angolari condizioni, che rendono que¬ 
lla gran Dama ornamento del fuo lef- 

fo, 
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fo , e del noflro fecolo > e liccome non 
c l’ultima delle fue doti un grande e vi¬ 
vace ingegno, liccome ne fanno fede i 
fuoi componimenti in profa ed in ver- 
fo, per cui è fiata ricevuta anche nell’ 
Accademia degli àrcadi col nome di 
Irene Inamidatosi queflaAccademia de’ 
Rinvigoriti ha voluto accrefcere a fe 
un gran fregio con l acclamazione che 
ne ha fatta nella fua Radunanza : il 
qual’ atto di amoree di (lima c flato be¬ 
nignamente gradito da lei.Si è fatta per¬ 
tanto dagli fieli! Sigg. Rinvigoriti una 
folenne Accademia , dove oltre a mol¬ 
ti componimenti poetici detti in enco¬ 
mio di elfa > fu recitata una elegante 
Orazione dal Sig. Boccolini, Segreta¬ 
rio dell’Accademia e di tutto li è fatta 
qui 1* impresone con quello titolo: Ter 
l Acclamazione nell Accademià^Rin» 
vigoriti di Foligno dellllln[lrifs.ed. Ec- 

ccllentifi.Sig.D. Terefa Grillo Trincipef- 
fa Tanfilia fra gli Arcadi Irene Tanti- 

fia y Orazione di Gio. Badila Boccolini, 
Segretario dell iftejfa Accademia, fra 
gli Arcadi Etolo Silienèo, detta dal me- 

defimoalla prefenza dellEcc-Suaildì 2. 

Dicembre 1715. In Foligno, per Tompeo 
T 3 Cam 
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Campana ftamp. pubblico, 1715* 4* 
pagg. f 1. 

IlSig. Tagliavini ha nobilmente im¬ 
piegato anch’egli il fno talento nella—» 
dichiarazione di un bellifnmo Sonetto 
fatto dalla medefima Sig. brine; pefia*,e 
l’ha data fuori con quefto frontiipicio : 
Sopra il Sonetto O polente di fprme , o 
dolce affetto , dell’ llluflrifs. ed Eccel- 
lentifs. Sig, D.Terefa Grillo, ec. 
matafragii Accademici Rinvigoriti di 
Foligno,Lezione di Giurtiniano Paglia, 
rini, fra detti Accademici Rinvigori¬ 
ti /’ Immaturo , dtf/ medefimo detta inl» 

Accademia fatta in detta citta all 
Ecc. Sua il dì 26. Ottone 171^. 7» Foli¬ 
gno preffo il Campana > 1716. 4. pagg. 

X4. 

DI GENOVA. 

Nel Tomo X Vili.del Giornale pag. 
27 S. è fiato riferito il libro della Gala- 
tina letterata , comporto dal P. Alef- 
fandro-Tommafo Arcadi, dell’Ordine 
de’ Predicatori. A querto libro era ne- 
cefario, che l’Autore facete l’Apolo¬ 
già, per vederlo in più capi, e da più 
penne impugnato. Cercò egli pertam; 
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to di foddisfare a quelt’ obbligo con un’ 
altr Opera, che porta il feguente tito¬ 
lo ; Le due Calatine d fefe , il Libro, e 
la Vatria, in diverft Opfcoli, raccoltìy 
e dati inluce dalSig. Francefco Saverio 
Volante. Vugnandum eft, non quia ve- 
lis, fed quia boftis cogit. T. Livius. In 
Genova , nella fìamp. di Gio. Bat. Celle9 
1715. in 8. pag. 2.6c)* 

DI LUCCA. 

Il noftrofhmpatore Venturini ha-» 
ultimamente pubblicato da i lu®i tor- 
ch) un volume in 4. con quello titolo • 
Difefa del Dottor Vincenzo Renzoni , 
Medico di Trato , dall* impropria cenfu- 
ra fattagli dal Sig. Dottor Bernardino 
Mariani, Medico m Tiftoja *, la qual 
cenfura l’Autore della difefa flètirata 
addofifo per 1* ingenuo parere fopra un 
manoferitto, che il Sig.Mariani con- 
tra un fuo Macftro compofe . L’Opera 
è dedicata al celebre Monfig. Lancili. 

Dalle ftampe dei Marefcandoli fta 
per ufeireunabelLOpera, che molto 
illufìrerà la Boria letteraria, ed è la fe¬ 
guente : Memorie degli Scrittori e Lette¬ 
rati Lucchefi , raccolte da Aleflandro 

_ • T 4 Pom- 
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Pompeo Berti >de Cberici Regolari del- 
la Madre di Dio , TaftoreMrcade, ac¬ 
cademico Ofcuro , edell^Anca. Il me¬ 
rito dell’Autore è alfai noto , e l’argo¬ 
mento del libro è del tutto nuovo , e io- 
pra maceria erudita , e curiofa : onde, 
come è attefo con impazienza , così ta¬ 
ra accolto con applaufo. 

DI MILANO. 

11 Sig..Conte Canonico Cafligliont, 
noftro Gentiluomo di iapere ornatiilì- 
mo , talché ha meritato di edere rice- 
Tiitoin alcune delle più intigni Accade¬ 
mie d’Italia , e principalmente in quel¬ 
la della Crufca, e fra gli Arcadi, ha_> 
dato un nuovo luftro al fuo nome con 
la pubblicazione dei feguente libro: Do¬ 
dici Conclufioni crifliane, morali, legali, 
e cavallerefche, foflcmte contro i vani I 
puntigli del volgo dalla comune dottrina 
degli fcrittori deli Onore, e dedicate ali 
M. S. di Francejco I. Duca VII. di Tarma 
e di Tiacenza, ec. del Conte Canonico 
GioferFo Antonio Cafliglione . In Mila¬ 
no , per Marcantonio Tandolfo Malate- 
fta,iyi j.in 4. p2gg.4bi. lenza le prefa¬ 
zioni. 

VMnuiverfario della gloria celebrato 
da- 
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hglilluflrifs.Sigg.^Abbati e Collegio de' 
Sigg. Conti e Cavalieri Giureconfulti per 
Ifolenne ricevimento dell’ Eminentiffi 
Sig. Cardinale Benedetto Erba Odefcalco, 

Arcivefcovo di Milano, loro Collega. In 
Milano, per Carlo Federico Gagliardi , 
1715*. /Vi 4. pagg. 3 3. Quella dei cri zio- 

ne c del celebre Sig. Giufeppe ^Antonio 
Saffi y Bibliorecario e Prefetto del Col¬ 
legio Ambrogiano. Piacquegli intito¬ 

larla Mnniverfario della Gloria, com¬ 
piendoli appunto l’anno,che il Sig.Car- 
dinale Odefcalchi è flato aggregato da* 
Sigg. Dottori al loro Collegio’, e perchè 

queft’ onore cadde nei mele di Settem¬ 
bre , chiamò a dar materia a’ componi¬ 
menti,e vaghezza all’ apparato i Giuo¬ 
chi Romani, detti Magni, (a) fo- 
liti cclebrarfi nello Beffo mele ( b ), ne* 
quali folevano precedere i piu autore¬ 

voli per comando e per lenno della Re¬ 
pubblica, feguendopofeia la gioventù 
più fiorita , e in fine fi coronavano i vin¬ 

citori ( c ). A fomiglianza di quella an¬ 
ni verfaria folennità miravanfi efpofte 

an fronte a’ due portici, che fono avan- 

f 1 f ti 
(a ) Hadnan.]un.lib.V aftor. in Septemb. 
t. b ) Sibrand. Siccama Commentar. inFaft, 

Calend. Roman, c.XV. 
( c ) Dionyj. Hai team affi libVIL 
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ti alle due valle fale del Collegio, undi¬ 
ci medaglie, cinque delle quali rappre- 
fentavano nel primo portico in altret¬ 
tanti ritratti i Prelati più riguardevoli 
delle due famiglie Erba c Odefcalchi , 
precedendo a tutti il grande Innoccn- 
zioXI. Nel fecondo portico in vece-» 
della gioventù Romana vedeanfi in cin¬ 
que ritratti i volti de’cinque digniflìmi 
fratelli di S. Em.e tutto quello nobile-* 
drappello formava un’ equipaggio glo- 
riofo all’ Eminentils. Arcivefcovo ri¬ 
tratto in un medaglione fu la porta-» 
dell’Aula. In vece poi degli Atleti, e 
degli altri Giocatori furono introdotte 
le note virtù di S. Em. che venivano co¬ 
ronate con pompa di pubblica lode; e 
perciò nel vano degli archi {lavano di¬ 
pinte dieci corone d’erbe diverfe, fe¬ 
condo Tufo antico della Grecia , e di 
Roma, e di quelle affegnoflene una per 
ciafcheduna virtù . 11 tutto era dichia¬ 
rato da infcrizioni,motti, edepigram-i 
mi i e ci vorrebbe un’Articolo a parte" 
perdeferiverne tutto l’apparato. Nell 
fine della descrizione leggefila dotta-* 
orazione latina, recitata in tale occa- 
fìone dal Sig. Luigi uiliprandi, Dottorei 
Colleg-iato, e Canonico allora della BaJ 

(ili- 
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Elica di San Lorenzo, al prefence di 
quella di San Nazzaro . 

11 detto folenne ingreflfo con tutti gli 
apparati, ed inflizioni, c flato deferir- 
to dal Sig.Dottor Meda, Segretario del¬ 
la Città, e Provincia Milanefe, con 
quello titolo: Mmoris triumpbus in-,' 
Mediolanenfi Metropoli Eminenti[f, jLy- 
cbiepifcopum D. Z>. Benedittum tìerbam 
Odefcalcum XIV. Cai Sept. MDCCXIV. 
Tontipcalefoliumcapejfentemfolemnifer 
excipiente. T>{arrabat dicans opufculum 
llluftrijfimis DD, Vrbis Trafeffo , & 
LX. Decuriombus inclyta ejufd.Civitatis 
atque universe Trovincia a Secretis J. 
C.Jo. Auguflinus hAeda..Mediolatiiìin cu¬ 
ria Regia, typis Marci ùntomi Tan- 
dulpbì Malatefta, 1715./» 4-pagg. 104. 
fenza le prefazioni di pagg. XX. 

La nobiliflima ed ancichiilìma Cafa 
Mrchinta è fempre fiorita d’uomini let¬ 
terati s e per non parlare de7 tempi da 
noi lontani , ad ognuno è nota la pro¬ 
fonda e foda dottrina, che oltre alla-, 
perizia di molte lingue, pofledeva in 
ogni feienza , e fino nella Teologia , il 
Sig. Senatore Conte Filippo ^Archino , 
ultimamente defunto . Egli ha lafciati 
alcuni mflf. di di verfe materie, ma per 

T 6 lo 
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lo piu legali, che meriterebbcno laJ 
pubblica luce. Digniflìmi figliuoli di 
sì gran padre iono Moniìg. Girolamo , 
Arcivescovo di Tarlo, Nunzio in Co¬ 
lonia, e 1 Sig.Conte Carlo, amendue 
forniti di maflìccia e varia letteratura , 
avendo il fecondo con immenia (pela 
radunata una (celta e rara libreria*, ed 
acciocché la pofterità feguiti Torme 
fue, e degli infigni antenati, non tra- 
lalcia di far rnliruire i fuoi figliuòli, de* 
quali ne ha molti^da ottimi maefìri,ef- 
iendoi due primi appreffe-U detto Pre¬ 
lato lor zio in Colonia, ed il terzoge¬ 
nito lotto la favia direzione del P.Conti, 
C. R.Somafco, il quale per inanizio¬ 
ne del medefimo ha pubblicata la le- 
guente Opera molto Rimata : Dellcu 
Corner fazione , avvertimenti civili e 
morali, dati privatamente al giovante, 
Sig. Conte D Ciufeppe^Archimo dal T. 
D. Giufeppe Maria Conti C. R.S. dedi¬ 
cati al Sig* MarchefeD. Giulio Antonio 
Lucino. In Milano , prelfo il fuddetto 
Malatefta , 17if.MH.pagg.1y1 Non 
fi dee qui tacere , che il detto Sig.Conte 
D. Giufcppe Archivio, benché affai gio¬ 
vanetto , ha facto tanto profitto fotto sì 
dottomaeffro , che già lì vedono alla 

V . In- 



Articolo Xir. 447 
luce alcune fue gentili c fpiritofepoefìe, 
ma lenza il luo nome. Il medefimo P. 
Conti diede anche alle Pampe del 1 65?4. 
in Milano apprettoCarlantonio Mala- 
tettainS. laQuijhone della Feliciti , 

dedicata al Pontefice Innocenzio XII. di 
felice memoria . 

E per far vedere, chela detta Cala 
non lesamente ih dottrina , ma anche-* 
in fatuità di vita fioriice , liccome lem- 
pre è fiorita*, è Pata deicritta dal P. 
Bertovelli) della Comp. di Gesù , la fe. 
lice morte della Sig. ContelVa Francefca. 
^Archivia Trotti, figliuola del mento¬ 
vato Sig. Conte Carlo,e moglie del Sig. 
Conte GiambatiPa 1 rotti, Cavaliere 
preftanti(lìmo>e quePo n’è il titolo: Let¬ 
tere d'informazione fopra la morte della 
Sig. Contesa D. Francefca jirchintcu 
Trotti feguita a 23. tApr. 1716. In Mi¬ 
lano , nelle ftampe di Francefco ^Agnelli, 

1716. in 1 pagg.i s>* 
Ha grande Pima apprettò molti lì 

Quarefimale del T. Don Romolo Belli , 
^ftigiano, Ch. Reg. di S. Taolo Barna¬ 
bita . In Milano}per Ciuf. Tandolfo Ma* 
latefìa.iyi j.in 4-pagg-fSc 

La Religione Barnabita ha ricevuta 
una grave pcrcotta nella perditadei P. 

IX 
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D. Gregorio Rofignoli, feguita li i o.Lu- 
glio 17 i j. in età d’anni 77. La fua pa¬ 
tria fu Borgomainero , terra inlìgnedi 
Novara. Erano Tuoi fratelli i Ladri 
Carlo Gregorio , e Spirito-Francefco 
Roftgnoli, lodati filmi Sacerdoti defun¬ 
ti deila Comp. di Gesù, il primo de’ 
quali è celebre per le molte Opere da 
lui pubblicate. Ebbe D. Gregorio nel¬ 
la Religione per fuoi maeftri in Fi- 
lofofia e teologia uomini eccellenti , 
fra’quali il P. D. jacopantonio Mori- 
gia , Vefcovodi San Miniato, indi Ar- 
civefcovo di Firenze, e Cardinale, ed 
in fine Vefcovodi Pavia,ultimamente 
defunto. 1 fuoi Rudj piu geniali furo¬ 
no la morale, i canoni , e le leggi . 
Molti fono i volumi per lo più de i 
Contratti, da lui Rampati,de’quali fe 
ne ha notizia nel Mufeo Tfyvarefe del 
Sig. Dottor Cotta j e altri ne lafciò da 
Rampare. 

Sono comparfe alla luce alcuneDe- 
fcrizioni delle pubbliche Fette con varj 
componimenti poetici, fitte in occa- 
fìone della Nafcita del Sereniis. Arcidu¬ 
ca Leopoldo d'Auftria, Primogenito di 
S.M.C. Le principali fono le ieguenti : 

1. Il T rionfo della Trini aver a. Refi a 
a 
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di Fuochi per la ‘Hafcita del Sereniamo 
Arciduca Leopoldo Vrincìpe delle Afin- 
rie,difpofta in tre Macchine nella Viuz¬ 
za di l Reai Caftello di Milano, d'ordine 
di Sua Eccellenza il Sig. Maresciallo £). 
Francesco Colmenero, Conte de Valderis, 
Con figlierò di Stato di S.M. C.C. Caflel- 
lano del Suddetto Regio Caftello ec.In Mi¬ 
lano nella [lampa di Giuseppe Tandolfo 
Malatefta,1 716. in 8. pagg. 40. con le.-» 
figure in rame delle tre macchine de’ 
fuochi artificiati, e delle fontane d’ ac¬ 
quavite , e di vino, che colarono in tal* 
occafione al popolo . Qucfta Definizio¬ 
ne è delleruditifiìmo P.Ceva Gefuita , 
nel fine vi fionodiverfi componimenti 
poetici alludenti alle dette macchine, 
e in lode del Sig. Marefciallo Colmene¬ 
ro, di di ver fi, la maggior parte Paftori 
Arcadi della Colonia Milanefe. 

z. Voti, e Fefte dell'Imperiale, e Re¬ 
gio Capitolo di S. Maria della Scala di 
Milano per la Vlafcita di Leopoldo Arci¬ 
duca d'Auftria Vrincìpe delle Afturie . 
Alle Imperiali e Regie Dignità, e Cano¬ 
nici dellofleft'o infigne Capitolo. Jn Mila¬ 
no nella Jlampa di France[co Vignane, e 
Fratelli, 1716. in 4..pagg. 3 6. Quefta-* 
Deicrizioneè parto dei Sig. Girolamo 

Bar- 
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Barrizzaldiy di Tri viglio,Canonico, di 
S.Maria,Pedone di q netta cittàjficcome 

ina anche è Perndita Orazione stampa¬ 
ta in fine , ed in tal’ occafione recitata . 

Dichiarazione delia fontuofa Mac¬ 
china eretta per Feft a di fuochi, e Spoft - 
zione del folenne apparato fatto nella.* 
Chiefa del Carmine per ordine della Re¬ 
gia atta di Pavia nella T^afcita del Se- 
renifjimo ^Arciduca Leopoldo "Principe 
delle xXfturie9 ec. In Milano nella flampa 
di Giufeppe Vandolfo Malatefla}i 7 1 0- in 
4.pagg.7°. con la figura in rame della 

granaiola macchina de’ fuochi, com¬ 
primevi alcune dotte compofizioni poe¬ 
tiche di diverfi , e l’erudita Orazione 
recitata in tal funzione dai P. M. Elia 
Ballarmi * Dottore Collegiatodi Sacra 
Teologia, e primo Definitore de’ Car¬ 

melitani di Lombardia : la detta Di- 
chiarazjone però è delia penna felice 

del i\ Mltogrado y Luccheie , Maeftro 
di Rcttorica nel Collegio della Com¬ 

pagnia vii Gesù in Pavia : ma la prima 

Idea, € le iscrizioni delia Macchina 7 
e deli Apparato fono del dottuììmo P. 

S ac eh erto, ancor egli Geiuita,e Letto- 

redi Martcmacicanella Reale Univcr- 

fijàdi Pavia. 

4.'Si 
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4. Si c Campata anche dal detto 

Malatcfta la Deferitone della Macchina 
1 «^fuochi col fuo intaglio in rame , c 
delle Fede fatte da quella Città in tal 
Nafcita, ed è del detto P. Ceva\ ma per 

qualche inforta differenza ne fiata lof- 

pela la diffribuzione : li darà però al¬ 
la luce , quando vi fi ffamperà unita¬ 

mente T Orazione detta in tal’ occafio- 
ne dal Sig. Boara, Sacerdote della Con¬ 

gregazione degli Oblati. Alla dettai 
Descrizione fi è anche aggiunta Y^cca- 
«fewwdcTaftori Arcadi della Colonia 
Milanefe , radunatili la trafeorfa fiate 

per celebrare tal Naicita nel Giardino 
del S. Mar chef e di Santa Crifiina3imo de* 
maggiori Letterati di quella Città , la 
quale riportò un’applaufo univerfale, 

t le n’alpettacongrandiflimaanlietàla 
pubblicazione . 

f* Quali tutte poi le Felle fatte per 
tal fine in quella Città con molte Ifcri- 
fcioni, e compofizioni poetiche, che fi 
redeano oilperfe in foglj volanti, fono 

[late deferitte, e raccolte dal diligentif- 
fimo Sig. Alfiere Taraini con quello 

frompolo titolati Rimbombi gloriofi del 
fuon Genio *Aujlriaco , 0 pano i felici 
Yrefagi nella V,afcita di Leopoldo 
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cìduca d’ A ufiria , Trincipe d’Afturias 
celebrandofi nella gran Metropoli di Mi¬ 
lano le publicbe allegrezze /’ Ama 
1716. Defcrizione lflorica dell’ 
Michele Paraino dedicata aliinclitome 
rito di Sua Eccellenza il Sig.Marcfcial 

lo D. Erancefco Colmcnero Conte di Val- 
deris Configlielo di Stato di S.M.C.Cat. t 
Governatore del Reai Camello di Milano 
In Milanoynella flampa di Francefco Vig& 
ne,e fratelli,1716. in n.pagg.i $2.Evvi 

verfo il fine un Genetliaco latino affai 

(limato in verfi Eroici , che fu pubbli¬ 

camente recitato da Monfignor Barto- 
lommeo Graffi,Canonico Ordinario Mi¬ 
trato, e Penitenziere Maggiore di que¬ 
lla Metropolitana , nelle Scuole Palatw 
ne di quella Città , nelle quali egli c 
digniflìmo Lettor di Rettorica . 

Quanto fia amante della fua Religio- 

neOlivetana, e della fua Patria Pcru-j 

già il P. Belfortiy lo dimoflra la Vita da 
lui compolla dell’Abate Tuccioli. Ec¬ 

cone il titolo , Vita del Ven. Servo di 
Dio D.Mauro Tuccioli Abate Olivetano, 
defcritta , e conjìderata da D. Michel- 
Angelo Beiforti di Terugia Tredicatore 
Olivetano, Accademico Faticofo , ed 
Affidato. Dedicata al merito del Reve- 

ren- 
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rendijjlmo Padre , il Padre D. Michele 
Maria Capoano di Popoli ^bat e Gene- 

r ale de Ila fi effa Congregazione dell Ordì- 
9ie di S. Benedetto. In Milano, appreso 
Francefco tigone, e fratelli, i7i6. imi. 
pagg.pi. lenza le prefazioni L’Abate-. 
Tuccioli che fu uomo di fanti coflumi, 

e di profonda dottrina,nacque in Peru¬ 
gia a 11.di Dicemb.i yó3.e morì ivi nel 

fuo Moniftero di Monte Morcinoa’io. 

Settembre 16 jo.e nello fletto Monifle- 
ro fi confervano alcune fue Opere mfs. 
Spirituali , nelle quali fi ammira la fua 
gran fapienza, e'1 gran zelo, cheavea 

della falutedell’anime. Il P. Beiforti 
aeil’avyifo al lettore dice, che quello, 
:he quivi ha regiltrato,l'ha ricavato da 
deune poche memorie de’ fuoi eroici 
atti notati dal fuo Confetteremo di per¬ 
one degne di fede , onde la fcarfezza 
Ielle notizie gli hi dato motivo di non 
>roporre le fue azioni con puro meto- 

o ifiorico,ma congiunte con alcune ri- 
e filoni . Il medefimo V.Beiforti tiene 
nche fotto il torchio i fuoi Panegirici. 

Bicordi Volitici a "Principi Cnfliani 
citati, ed a loro profitto pubblicati dal 
\ Maefiro Giovanni Maria Muti deW 
rdine de’ Predicatori. Fatica umilia¬ 

ta 
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taall’A- S. di Franccfco 1. Duca di Tar~\ 
ma,Tiacenza , e Caftro,ec. In Milano', 
per Marcantonio Tandolfo Malatefta ,i 
1716. in 4. pagg. 45 5. il P. Muti, che ci 
Veneziano, c ci ingegno così felice , e1 
fecondo, che finora ha pubblicaci col- 1 
le flampe 24. comi di macerie diverfe ,! 
ma per lo più accademiche , e tra efiii 
due Quarefimali, ed ha in pronto 

dar alle Pampe anche altri tomi j e di 
tutti fe ne legge un catalogo nellaccen-! 

nato libro. 

11 P. Mffaitati, Autore de’Fiori iflo-! 
rici mentovati nel tom.VIICdelGior- 
nale, ha dato in queft’Anno due Opere 
alla luce, delle quali cerone i firnli. Me - 
inoriate Catechetico efpcjio alle Religioni 
Clauftrali di qualunque Ordine dal V. F. 
Antonio Maria Affai tati, d' Albogafio,! 

Cappuccino della Trovinola di Milano J 

Opera profittevole alle perfone Religiofeì 
dell' uno, e deli altro fejjo, e comoda a] 
Confejfori di Monache. In Milano3 nella\ 
(lampa di Giufeppe Vandolfo Malatefta ,f 
1716.in 4-pag. 448.lenza la prefazione 

e un indice. Quello Memoriale contie-1 

ne moltilìTma erudizione , eflfendofon-l 
dato fu {acriCanoni , Concilj , Oe-1 

cren di Congregazioni, SS. Padri, cctt 

Au- 
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Autori cladìci. 

Il Patriarca Davidico /piegato nella 
T/ita , e Santità eminente di S.Ciu/eppe 
po/o di Maria fempre Vergine, ed c/po- 
ìo in cinque libri dal V.F. Antonio Ma- 
la Aliai taci, d'^ilbogafìo, Cappuccino 
lellaTrovincia di Milano . In Milano, 
>er France/co ,/Jgnelliyiyi 6. in 8. pagg. 
;o8. lenza la prefazione . 

DomenicoBellagatta Ila qui riftam- 

)ate le ftimatilìime "prediche del V. 
giacinto Tonti , Agofliniano, in quelR 
ànno 1716. nell’ifìelfa forma > concili 

ui furono Itampate dal Corona iru* 
5adova« 

. > 

DI M O D A N A. 
Da qualche tempo fi c principiato 
porre in quella città di Modana fotto 

torchio la parte I. delle Antichità 
men/t ed Italiane, nellaquaie li trat¬ 

ta deir origine, antichità , e dira- 
lazione della cafa d’Efie nella Reale-/ 

i Elettorale cala di Brunfuic e Lune- 
Jtirgo, ora regnante anche in Inghil- 

ijjrra •> e nella cala de’ Marcheli d’Efìe, 

litichi di Modana, ec.Si addurranno 
ijtrdifìefo le prove, ei documenti , 

jliettanti a tale argomento. Ha mol¬ 
to 
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to tempo, che il chiariffìmo Sig. Mu-\ 
ratori, Autore di quefta grand 'Opera, 
Lia faticando intorno alla prima Parte 

di ella , per meglio fervire alla verità. 
E perciocché ha per alcuni anni avuta 

la fortuna di vilìtare i n perfona molcil- 
fimi archivj d’Italia > e fatta raccolta 

grande di memorie de'fccoli di mezzo ! 

e fuodifegno di dar fuori i luddett 
documenti, e di formarne una feconde 
Parte, per illuftrare la prima , e infie 
me dilucidare l’erudizione di que’tem-i 

pitenebrofi. IlmeritodcH’ y{ore, <j 

dell’Opera obbliga a farne prazorrere-’ 

al pubblico la notizia . 

DI NAPOLI. 

Chi pende dalle altrui relazioni, 
fpelio foggetto ad edere ingannato , 
a ingannarli. Tanto c occorfo anch 

a noi nel riferire, che abbiamo fatti 

nei tomo antecedente ( a ) tra le nove t 
le di Napoli 3 una lettera delSig.^gcl 

ftino „Ariani contra il Sig. Alorforte , t 
un opufcolo del Sig. Giacinto di CrifUi 
foro contra il J^uovo metodo del SijJ 

Dona. Il vero , che quello che.t 
riguarda la Lettera del Sig. Ariani i 

que- \ 

( a ) pag. 463. 
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quella non è fiata veduta nè in Vene¬ 
zia , nc in Napoli*, onde finora non_, 
abbiamo altra contezza della fua pub¬ 
blicazione , fé non quella , che ne è 
ftatacomunicata da un nofìro corrifpó- 
dente , fondata fopra un falfo rumo¬ 
re , chefenera fparfo, da lui credu¬ 
to per vero. Ma quanto all’ opufculo 

del Sig. Giacinto di Criftoforo 3 polliamo 
alficurare il Pubblico, che quello Si¬ 
gnore non fi è mai penfato di fcrivere 
cos’aldina contra il libro del Sig. Doria: 

tanto è lontano dal vero, che niente 
di ino fia fiato fiumpato fopra quella 
materia, + 

Una gentile accufa data al medefimo 
Big. Doria dalla Signora D. burella d' 
E fi e 3 Duchefla di Limatola, Dama^# 
guanto nobile per natali, tanto diftin- 

a per le rare doti, che adornano l’ani- 
ino di lei, accompagnato da una fa¬ 
llirne conofcenza della metafilica , e d' 

iltre feienze, ha obbligato elfo Sig. 
ùoria a fiendereed a pubblicare aicu- 

li Puoi dotti non meno , che eleganti 
tazionamenti. L’accufa fu> che il Sig. 

$oria nel luo libro della Vita civile 
(velie rappiefentace le donne , quali 

on idea di vili lcrvc ; e benché allora 
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egli a tutto fuo potere cercale di di¬ 

fenderli appretto di lei da una tale ac-j 
cu la, vedendo però 5 che ella e lode-: 
neva il contrario , e faceva fembiantd 
di non ammetter per vere le fue ragioni■ 
determinò di foddisfarla più fe riamen-i 

te,. iiccome fece , col libro feguente:; 
Ragionamenti di Paol-Mattia Doria . 
indirizzati alla Signora D. burella d 
Efte, Due beffa di Limatola ,nequali jì di- 
rnoftra la dormaffn quajì che tutte levir\ 
tupiùgrandi, non effere all uomo infe-s 
riore.In Francfort> i y 16.in i z.pag, + 54» 
lenza la prefazione . Molti Scrittor : 
hanno parlato dell’ eccellenza e dignità 

del ledo femminile \ ma il noftro Au 
tore è proceduto per una ftrada molte 

dagli altri diverfa, e aliai più ingegno 
fa e lodevole j poiché egli ha trattata 

quello foggetto, nè come femplice ilioì 

ria , ne come accademico , ma con eia 

minarlo dA fuoi principi , e con lode 

ragioni ingegnandoli di dimoflrarlo. 
Il Sig. Dottor Vaolo Bonelli avende 

propollo un quelito mattematico ai Si k 

gnor Agodi no Ariani > e (lato dopc 

qualche tempo fciolto il medelìmo dai 

Sig. D. Lorenzo Btlarde, Luogotenen 

re Colonnello di S. M. Cef. in una dot 
tillì- 
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tifiima lettera, dove con molta efat- 
tezza ha ioddisfatro allo Pefio quelito, 
e l’ha dedicato a Monfìg. D. Vincenzio 
Vidania, Cappellano maggiore del Re¬ 
gno , e Prefetto degliPudj.Allame- 
defima lettera ha loggiunta il Sig. Be- 
larde la foluzionc di un’altro problema, 
propofiogli da un Gefuita Spagnuolo. 

il Sig. Bafilio Gianelli, Avvocato no- 
Pro Napoletano, e Accademico Arcade 
col nome di Cromeno , di cui abbiamo 
alle Pampe un volume in 4. di poelie 
volgari, e latine , e altre cofe, è Paco 
afifafiinato da un fuocameriere la notte 
de i 23. Giugnopafiato.il fine fu di ru¬ 
barlo. Egli mandati gli altri fuoi fer- 
vidoria vedere i lumi 3 che fi faceano 
per la nafeita del poi defunto Arciduca, 
era Polo rimaPo in cala con elio, eripo-' 
fava fui ietto con un libricciuolo nelle 
mani. Sopravifie dieci giorni alle mol¬ 
te percofie , che ricevè in una delle 
tempie con un martello. Stava nelL’ 
auge della fu a fortuna , ed era proba- 
bile , che quanto prima egli folle ono¬ 
rato delle toga di Configgere . 

DI PADOVA, 

I vii Thilofophiam Oratio\acobi Faccio^ 
Tomo laTU. V la- 
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iati profolemni ftudiortm inflaurafiont 
Seminarli Tatavini, edita jjufiu & au- 
fpiciis Eminentifs. ac Rcv.Georgii Card. 
Cornelii Epifc.Tatavini. Tatavii,exty- 
pographia Seminarii, apud Jo. Mattfrè, 
1716.iw8.p2gg. 33. L’argomento di 
quella belliflìma Orazione del noftro 
Sig. Dottor Facciolati c pellegrino c 
giudiciofo,come tutte le cole che cleo¬ 
no dalla penna di lui. Premevo un bel 
luogo di Luciano,tolto dalPopufcolo de 1 

fcftis,prora egli non doverli inlegnare.-* ! 
a’ giovani principianti altra filofofia , 
che la (lorica . Illapere a fondo tutti i; 
fiftemi,de*tilofofi antichi non c cofa di 
pochi anni ; ma Taverne una (lorica co-: 
pofeenza c cofa di non molto tempo $ 
fatica. Tommafo Stanley, letterato In- 
glefe di quelli ultimi tépi,ne ha riftret-i 
ta la (loria in uno non ifmoderato voiu- 
me,c tale,che non hacó che fpaventarc. 
ed opprimere la capacità, e la memoria 1 
degli ftudiofi di eflb.Leva egli adunque! 
conia prefazione quefta prima temane 
za, chepuòentrar nell’ animo di chi, 
legge l’argomento dell’Orazione j e poi 1 
con l’Orazione medefima efpone le ra¬ 
gioni,con le quali egli cerca di perva¬ 
derlo. Generalmente parlando, il pen- : 
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fiero c utiliifimo. La conofcenza della 
fioria fìlolofìca può giovar molto e a 
chi vuoi profetare un sì fatto fludio,e a 
chidclideradi penetrareavarineHeru- 
dita antichità,e in quallìvogliafcienza. 

Con quanto appiaufo fia flato rice¬ 
vuto da’Letterati il Tratc. de Vieniti- 
de,fatto dal Sig. Verna, e flampato in 
Venezia, non v’ha chi nolfappia: laon¬ 
de giudichiamo, che farà egualmente 
applaudito il feguente del medelìmo 
Autore,ufcitodi frefeoda i torchj del 
Seminario: Jo.Bapti(lar Verna/Patritii 
Lancianenfis^c S.R. I. Equitis,ec.prin- 
ceps medicammum pblebotomia. Tra- 
flatus alter in tres partei comprebenfusy 
juxta Hippocratismentem, & recentio- 
rum tbefes, adpraxim meduatn quoque 
fummopere necejfarius. La ftrana libertà 
di alcuni, che con canta pompa hanno 
fcritto contra la cavata di fanguc in so- 
mo pregi udicio degl’ infermi „ ha dato 
giu Ilo motivo d’impiegar la fua péna a 
quello lode volitiamo Autore:ondefperia% 
mo,che fia per eflfere molto gradita que* 
fl’Oper* per Luti ie,e follie vo,che è per 
apportare agl’infermi, i quali debbono 
rilanarlì co’rimedj, non con le pa role t 
ficcome fcrilfe un gran Savio. 

V 2 D 
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PI PERUGIA, 

Tutto ciò che feri ve ilnoftroSig.Ca- 

nonico dannarcelo Guidarclli, o iìa in 
profa,o ha in verte, è molto eccellente . 
Ecco un’Orazione latina di lui ultima¬ 
mente Rampata . In funere Sigifmundi 
Cbriftophori Comitis ab Herbe rfiein,Epi- 
fcopi Labacenfts.S.R.LTrincipi$, Oratio> 
Ter ufi ce habita in Tempio augujìifjìmo D. 
Vetri Cafinéfiu f dibus fextiiMDCC XVE 
Terujia,apud Corfiantinum lmprefs. Ca¬ 
rrier. 17 1 6.^/0/.pagg.S Ella cdedicata 

dal Sig. Gianfederigode Fieramonti al 
Sig.Conte Leopoldo d’Erberftein, fra¬ 
tello dciriliuftre defunto *, e in quella-, 
dedicazione vien lodato anche il Sig» 

Guidabili,che e Canonico della Bafilica 
Laurenziana,e Profeflbredi Morale, c 

di Rettorica nella Università di Perù- 

già. 
DI PESA AO, 

E flato comunemente approvatoda’ 

Theologi i’opufcolo,chelegue: De con¬ 
tratti* trium contrattuum , per quarti 
ftificatur contrattus> quo , ex eredita ad 
certum tempus pecunia, & ipfa tuta & 
lucnm certum bqbetur. Quafìio, in qua 
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inp[ìus,& ufurarius probatur talis con• 
trattus. Per J. V. C. Presbyterum Ora- 
torli Senogallienfis S. Philipp 1 Tsferii.Ti- 
faurijtypis Gavellis, 171 f. Infoi, pagg. 
22. L’Autore ha voluto modeftamente 
celare il luo nome in vita -, ma ellendo 
egli ad altra vita con ianta morte paf- 
lato li 2. Settembre 17 lineila città di 
Sinigaglia, egli è ragionevole, chela 
modeftia di lui non fia di pregiudicio 
alla fua gloria anche dopo morte. Fa 

egli pertanto il P. Giampietro Carrara > 
Bergamafco, Prete della Congregazio¬ 

ne di San Filippo Neri, e uno de quat¬ 
tro Fondatori della meddìma Congre¬ 
gazione nella città fopradetta di Sini¬ 
gaglia, dov’egli Bette per lo fpazio di 
anni 16.Gli fu data quivi onorevole fe- 
pcltura con unadecorofa inscrizione, 
che farà perpetuo teBimonio del meri¬ 

to di lui,e della Stima , che ne facevano 
e la Sua Congregazione, e tutta la città 

di Sinigaglia. 

DI RAVENNA. 

La morte del Sig.FranceJco Verratti, 
primo Medico Salariato di quella città, 

è Seguita qui alle due della notte li 1 

Novembre del preSente anno 171 (Leon 
V 3 dan- 
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danno della repubblica letteraria, me- 

tre metteva in ordine varie Opere per 
la {lampa. Portiamo aderto manifeftarc, 

cfferlui flato PIAutore deWAnatomia 
dell' jlcqua,il cui nome ne’paflfati Gior. 
nali non rt è palefato , cosi avendo erto 
defiderato , attefochè tutta quella im- 
menla fatica era fiata fatta da lui, e da 

due fuoi compagni con incredibile dif- 
pendio > ad oggetto di condurre a fine 

la grand’Opera del tanto invano fofpi- 

rato Lapii filofofico,al quale,fino a tan¬ 
toché durerà il mondo, molti alpirc- 

ranno,e niuno ghignerà forfè giammai. 

La lettera, che è nel fine , del iuddetco 
Trattato,era indiritta al Sig. Valli [me¬ 
ri , a cui quel Signore prometteva di 
portarli a Padova, per manifeflargli 

tutto il fegreto, che c morto col iuo 

dottirtimo Autore • 

DI ROMA. 

Ai 26. Luglio partato la letteratura 

italiana fece una gran perdita nella mor¬ 
te del Sig. Cavalier Taolo-^AUfiandrò 
Maffei, molto illuflre e famofo per le^» 

varie Opere d’antichità da lui mede al¬ 
le (lampe.Sta va attualmente impiegato 

in deferì vere la Fitti dellti Fenerabile^j 
Trin- 
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Trincipef]a Cam milla Orfini Borgbefcydi- 
poi Monaca dell’ Ordine dell’Annun- 
ciata,chiarifllma in virtù ftraordinarie , 
per le quali fi fono incamminati i Pro¬ 
cedi della fua Beatificazione. E (Tendo ri- 
mafia imperfetta quefia nobilifiìma-. 
Opera,Monfignor Montanini, a richiefia 
di gran perfonaggj, ne ha prefo l’aflun- 
to della continuazione,e del compimen¬ 
to e fi va attualmente ftampando dal 
rinomato Gonzaga . In altro Giornale-* 
daremo l’elogio a difiefo di efio Cavalifr 
Maffei 

E finalmente ufeito alla luce il libro 
primo v/ircadicorum del Sig. Abate Lio- 

nardo Mdami>mentovato nel tomo XX, 
pag.45 5.E fcritto con molta eleganza^ 
con fingolare erudizionerV i s’illuftrano, 
molti luoghi di Scrittori greci e latini, 
e vi fi dà compiutamente la genealogia, 
e la ferie di tutti i Re dell5 Arcadia da-, 
Pelafgofinoad Ariftocrate perlofpa- 
zio di 5>40.annfie infieme la notizia del¬ 
le cofe più infigni fpettanti all’Arcadia 
in quefio tempo avvenute* 11 libro è 
pagg.2. EÉLfenza le prefazioni,e grindici. 

Anche il Sig. Canonico Crefcimbeni 
ha pubblicate! un nuovo libro, che me¬ 
rita d’etfer riferito, col titolo di Memo• 

V 4 rie 
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rie Ijìorichedella miracolosa immagine di 
Santa Maria delle Grazie , ec.lioma per 
*Antonio de'Rojfi, 1716. in 8* 

Non cócétoil dottifiimo Monfig.ZdW- 
riCi di avere giàfcritto Copra ii male có- 
tagiofo de’cavalli, e de’buoi, fta prcien- 
teméte raccogliendo tutto roflervato,e 
detto,tutte le provvifioni sì ipirituali, 
che temporali fatte dal Sommo regnan¬ 
te Pontefice,e quanto di più rimarcabi¬ 
le deeeonfiderarfi , e praticarfi in limili 
calamità per beneficio de’pofleri. Con- 
eiolfìachè , fe anche noi a veliamo ritro¬ 
vate chiare memorie, e diligenti ofier- 
vazioni ne’noftri vecchj, faremmo for¬ 
fè (fati più fortunati in medicare urL_* 
male,del quale, per negligenza de’ Me¬ 
dici pallati, eravamo quali affatto allo 
feuro.Jo.Marix Lancilii,^ Secretori Cu- 
biado,& „irc biatri Tont ifi rii >DiJfe ria¬ 
tti hìftorica de bovilla pefte >ex Campa¬ 
ni# finibus anno MDCCXIII. Latti im¬ 
portata: dequeprcefidiis per SS. Tatrem 
CLEMENTEM XIT.M. ad averten¬ 
domi aeris labem, & annoti# caritatem 
opportune adinbitis . Cui acccdit Con- 
fdium de e quorum epidemia , qu# Rom# 
graffata eft anno MDCCXlLliom#,ex ty- 
pograpbia faMariti $alvtiw> 1716. in 4* 
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Il Gonzaga fìampatore ha fotco il 

torchio un’altra Opera,compofla dal P* 
M .Giacinto lAmat de Grave fon, del Por- 
dine de’ Predicatori, e Teologo Cafana- 
tenfe, la quale ha per titolo; Hifìorict 
Ecclefìajlica varìis colloquiis digeftcL* > 
ubi prò Tbeologia candidatis res praci- 
puà,non folum ad Hiflonamfed etiam ad 
Dogmata, Criticata, Chronologiam, & 
Ecclefue difciplinam pertinentes,per bre- 
ves interrogationes, & refponjionesper- 
firinguntur, & in preclaro ordine collo- 
cantar . Ella lari divila in più tomi in 
ottavo : c lo ftampatore defìderando di 
foddisfafe al Pubblico, li metterà alla 
luce a tomo per tomo j ma perche non 
vuo'e, che l’Opera gli rimanga imper¬ 
fetta , efibiice di dare il primo tomo a 
quelli che nello fteflfo tempo pagheran¬ 
no anche il fecondo , e così rilpettiva- 
mcnte degli altri, licchè averanno poi V 
ultimo ienz altro paga mentore di più E 
efibifce di darli qui in Roma, slegati ad 
un Pedone per tomo : al qual prezzo 
non li darà certamente , finita che iìa la 
ftampa di tutta 1 Opera . 

Comunichiamo al Pubblico il fron* 
tilpicio di un’ Opera , che ù fìa impri¬ 
mendo per Giorgio Placo in due tomi 

V 5 in 
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in foglio : Rationale Romani Tontificis 
gemmis fcu librisXIL diflinftum. In 1 
agitur de Trimatu Vetri, & Monarchie 
Ecclefiaftica. In li de/ucceffione Roman 
Tontif. ejjufque perpetui: at e.In 111. de un 
Maritate & jurijdi Elione e]ufd. & ai 
eum appellationibus.In IV. de votis Eccl 
Romana , & Tapatus. In V.de Tapa, & 
Regibus.In VI de Tapa, & Concilio. li 
VII. de indice controverjìarum, & infai 
abilitate Tapa in quaflionibns juris. li 
Vili, de judicio Tapa: in quaftionibus fa 
Ili.In IX. De dominio temporali Tapa. li 
X.depoteHate Tapa circa e a qua funt 
ris naturalis, divini, & bum ani in com 
munì>& in particulari. In XI. de mutui 
honore, & Militate inter Tapam , & 
omnia Imperia .& Regna,In XII. de reli 
quisfpettantibus ad Tapam.Cum XII Ji 
iris Critices > & examinis dottrinami 
in bac re,cum vhis ~4uttornm , qui feri• 
pfereprò Tapa, & contra Tapam , cim 
Xll. apologiis fatti ,& prima erit D. Te¬ 
tri ob reverentiam nominis Zirlici , Ù 
Siugularis > & XI. Clementumnonde: 
generum. Opus omninonovum ,fedcolli 
gens fere omnia , qua dtta funt in bai 
materia,tbeolcgicum, bifioricunt, & caì 
vonicum > inyumeras alias quafiiones in 

' i voi- 
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volvent, & numerofiljìmot libros Confa- 
tans . Dicatum feliciter regnanti CLE¬ 
MENTI XL Duobm Tornii diverfa 
omnino materia 3&quintuplici indice co- 

pdfum. Ruttore Joanne Bernardo Poz- 
“zol o, Genuenfi, Cler.Reg. Som afe 0, Sac. 
TheoL Lepore in Collegio dementino de 
VrbeT 

DI VENEZIA. 

Dalle (lampe di Sebaftiano Coleti fo¬ 
no ufeite in forma di un ottavo grande 
le Toefie italiane di Rimatrici viventi , 
raccolte da Telette CipaTi (Ira no, Taflo- 
re drcade.pa.gg.169. fenza la prefazio- 
ne,un’indice delle Rime, e delle Rima- 
trici,e un Sonetto all’Italia di edoTe- 
lefte Ciparifiano. A chi ha letto il II. to¬ 
mo delle Rime degli Arcadi, ttampate 
queft’anno in Roma, è facile il fapere , 

i edere diftinto con quefto nome il Sig* 
Giambatifla Recanati , Gentiluomo di 
quetta Città e Repubblica, mentre nel¬ 
la tavola dcTuoi componimenti poetici 
quivi ftampati egli ne vien palefato • 
Due motivi lo indudero a fare,e a pub¬ 
blicare quetta Raccolta, il primo deri¬ 
vò da un motto piccante di un erudito 
oltramontanojche parlando delle donne 

y 6 di 
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di Francia ebbe a dire , che queftc'fhi- 
di.ano di molto , là dove quelle d’Italia, 
non fanno levarli da i loro femminili 
efereiz]. Quindi volle il Sig. Recanati 
fare a lui veramente toccar con mano , 
che gli fìranieri •> ove parlano degl’Ita¬ 
liani,non parlano ie non a cafone gli fe¬ 
ce vedere ben trentaquattroRimztrici 
tutte viventi> per non toglierne in pre¬ 
ti ito da i fecoli andati. Chi darà un’oc, 
chiataalla prefazione dell’Opera, ve- 
drà3com’egli faccia l’àpologìà alla no- 
ilra Italia, e comprenderà , ove vadano 
-a colpire quelle parole : le di cingenti 
per ordinano non fanno che filmare le co- 
fe loro.M.a.di ciò non anche contento,(ìa 
egli di prelente ammaliando altre-» 
Poefie per farne un fecondo volume , c 
ne ha già in ordine buona parte : onde 
non laiciadi eccitare altre Rimatrici a 
volergli dar armi, onde difendere la 
gloria dell’Italia,e quella del loro ledo* 
L’altro motivo poi fu il vedere , che di 
tante Raccolte* che fi hanno faccendo, 
ninna poteva più di quella riufeir de- 
corda all Italia, clfendo molto più 
plaulìbilc e rara la poefia nelle femmi¬ 
ne, che è tanto lontana dal loro infìitu- 
toadi quello che ha negli uomini, che 

da » 
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da fanciulli ci fono efercitati e infimi- 
ti. Quelli due molivi eccitarono diique 
la nobiltà delPanimo fuo, più per 1 "al¬ 
mi i gloria, die per la propria, non cu¬ 
rando in ciò lode veruna > giacche ab- 
baflanza egli fi è fenduto celebre coni¬ 
la pubblicazione della Storia latina di 

anche di là da i monti applau¬ 
dita, e fi renderà Tempre più con altra 
Opera, che ha per le mani , ove darà 
nuovo faggio del filo retto difeernimé- 
to, e guflo particolare nelle buone let¬ 
tere. Prima di terminare la prelente 
novella letteraria, filmiamo necefiario 
avvertire il Pubblico, che il Sonetto > 
che fi legge a cjGG. attribuito inavvedu¬ 
tamente alla Sig. Eiifabctta Girolami 
'Ambra, Fiorentina , è. componimento 
delia Signora Maria Selvaggia Borghi- 
vi > Pifana , che lo fece in riipoftaadun 
altro del Sig. Abate Mntonmaria Salvi- 
ni. Non mancano efempj di limili erro¬ 
ri nelle raccolte di Rime, sì antiche * 
come recenti. 

Lo fiefio Coleri ci ha data dalle fu e 
flampe la traduzione di un utili filmo 
libro in 8. ed c : Metodo per ifludìare la 
fiori a> ìli cui dopo avere fi abiliti ; prin* 
cipj>e l’ordine, che dee tenerfiper legger¬ 

la ' 
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la utilmente, fi fanno le offervazìoni ne- 
ceffi arie per non lafciarfi ingannare nella 
lettura di ejfa : con un Catalogo de prin¬ 
cipali iflorici, e con offervazioni critiche 
fui la bontà delle loro Opere , e fullafcel¬ 
ta delle migliori edizioni : ficritto in lin¬ 
gua Francefe dal Sig. Dottor Langlet di 
Frefnoy, Sacerdote licenziato in Teolo¬ 
gia •> e tradotto in lingua italiana. Tomo 
I. pagg.3 . Tomo H.pagg*3 51 • fenza 
le loro prefazioni, e indici.Nel I. tomo 
fono qua e là fparfe molte offervaZioni 
particolari , affai giudiciofe, le quali 
non fono nell'originale francefeie’l Ca¬ 
talogo de’principali borici , che forma 
il II. tomo deirOpera,c ampliato nella 
edizione italiana di moltiffìme Storie 
particolari d’Italia : onde per più capi 
ella dee elfere accettata, e applaudita . 
LobampatoreColeti l’ha dedicata a 
Monfig. Majfeo Fàrfetti, Gentiluomo 
Veneziano, Prelato d’infigne merito , 
e al prefente Governatore di Fano , del 
quale non è ultima lode F avere nella-# 
prefente occasione di guerra, che ha la 
nobra Repubblica col Turco, fatto un 
generofidimo fborfo di danaro alla bef¬ 
fa, dando con ciò ampliamo attebato 
della nobiltà del fuo animo , e del fuo 
amore verfo la patria. Im- 
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Imprefa di più importanza, e di più 

cfpcttazione fi c quella,che lo (ledo Co- 
• leti lì c addogata nella riftampa della-» 
rara , e famofa, e grand Opera dellTta- 
ha Sacra dell’Abate Ferdinado Vgbellt, 
in IX. tomi in foglio diftribuita . Noi 
frattanto polliamo aflìcurare il Pubbli¬ 
co, che egli la darà e più corretta,e me¬ 
glio ftampata di quellochelìa la prima 
edizione , e inoltre con accrefcimenti 
notabili,tratti dalle offervazioni di uo¬ 
mini dotti , e da Opere ftampate ed 
inedite. Laftampadel I. tomo è già 
cominciata: e quelli, che anticipata¬ 
mente vorranno per via di aflfociamen- 
to provvederli di sì bell Opera , la ve- 
ranno con miglior carta, e a prezzo pia 
vantaggiofo. 

11 Padre Giambatìfla Achilli, Fer- 
rarefe. Sacerdote della Congregazione 
Somafca,det quale abbiam parlato nel 
tomo precedente pagg. 4^0. morì nello 
Spedaletto di Santi Gio. e Paolo a i 14. 
Luglio 1716, fu le della notte in età 
danni 52.Perlofpazìodi undici gior¬ 
ni egli fu travagliato da una infiamma¬ 
zione di fegato con iterizia, la quale co- 
nofcendoegli fubito per mortale,fi dif- 
pofe al fuo efìremo paffaggio con tutta 

la 
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la ralfegnizione crifliana , muncndofi 
di tnctii Sacramenti della Ghie fa > di¬ 
mandati anticipatamente da lui. 

E dato (limato in Francia,ed è anche 
affai (limato in Italia il libro del Signor 
Abate Fleury, di cui noi diamo il tito¬ 
lo : Trattato della fcelta, e del metodo 
degliflud] del Sig.Qaudio Fleury,Prete 
cibate di Locdicu per l addietro Precet¬ 
tore deSigg. Principi di Conti, tradotto 
dalla lingua frdcefe nell’italiana.In Vene- 
zia>apprej]b Gio.Màfrè, 1716.imi.\ngg, 
zi 3.lenza le prefazioni,alcuni efametri 
dieiToSig. Abate, e la tavola de’ capi¬ 
toli. li nome del traduttore,che è il Sig. 
D. Giovanni Oliva , Precettore pubbli¬ 
co di AToloy fi legge a pie della lettera 
dedicatoria , indiritta da lui a Monfig. 
Fortunato Morofini, Vefcovo di Trevi- 
gi, e Prelato Adibente di S.B. del qual 
Prelato non fi può abbadanza lodare il 
merito e’1 nome, poiiedendo egli ogni 
virtù in lommogrado , e tutte quelle 
prerogative, che fi ricercano nel carat¬ 
tere che egli sì degnamente lodiene_> . 
Del Traduttore poi noi altro non fare¬ 
mo qui per ioggiugnere, fe non che ef¬ 
fe è verfatidimo nella buonadingua la- 
iina>e neifintelligenza de’più claflici 
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Autori 3de'quali come conofce , così 
anche imita il bello ed il buono : onde 
la nobil Comunità di Afolo ha fatta-» 
una favia elezione nel raccomandare a 
lui la cura delle pubbliche Scuole,dove 
in altro tempo fi fono efercitati uomini 
di credito, e donde anche fono ufcite 
perfonedi fapcreedi fama. Il libro è 
poi utiliflìmo, e merita efifer per le ma¬ 

ni di tutti. 
Alcuni moderni hanno introdotto 

un modo di feri vere ifiorie per via di 
dimande, e rifpofle : ma tali Opere fonò 
fiate finora considerate per deboli , e 
fuperficiali, e nojofe . Quella però.che 
gli anni paifati fu Stampata in quattro 
tometti in Parigi foptra la Storia della 
Chicf a dal principio del mondo fino al 
prelente, merita, che fe ne formi di¬ 
verta giudicio, efsendo ella Icritta d’u- 
na maniera accurata, e con tal metodo, 
che le interrogazioni non fono fecche, 
nè fuor di propofito, ma importanti, c 
connefse in maniera , che conducono 
Imirabilmente , ccontammo artificio 
pila continuazione del taggetto : con_j 
che giovano a reggere la mente di chi 
legge , a eccitarne l’attenzione, e ad 
imprimer maggiormente le cofe nella 
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mcmoria.Merita va d’cfler tradottanel- 

la noftra favellale la traduzione n’c (la¬ 

ta fatta affai bene dal noftro infaticabile 
Selvaggio Caturani.Civca l’Autore frà- 
cefe corrono varie opinioni,le quali noi 
giudichiamo non cflfer bene il voler 
qui efaminare.il titolo cquefto:Z.a Sto¬ 
ria della Chiefa dal principio del mondo 
fino alprefente.efpreffa in riflretto,e traf- 
portata dalla lingua{rance]e nell'italia¬ 
na da Selvaggio Canturani *, divi fa in 
tomi quattro. In Venezia , apprefso Gio. 
Màfrè, 171G.in il. 11 Tom.I.è pagg.531. 
fenza la prefazione,e la tavola de’Capi- 

toli. Contiene la ftoria dell* antico , e 
nuovo Tefiameto.il II.c pagg.4 ) S.fen- 
za le due tavole decitoli e delle mate¬ 

rie. Efpone la ftoria degli Vili, primi 

fecoli dellaChiefa.il III.c pag.487.fen¬ 
za l’indice de i titoli.Cótinua dal fecolo 
IX. fino a tutto il XV.Il IV.c pag. f 00. 

non comprefa la tavola de i titoli. E dà 

in riftrettola ftoria compiuta'de i due 

ultimi fecoli, e di parte ancora di quel¬ 

lo in cui fiamo,cioè fino all’anno 1710. 
Alla pag.391.fi ha una utilifiima Tavo¬ 
la Cronologica di tutta la ftoria facra ed 

«cclefiaftica. 

Di confimile argomento, ma di di¬ 
verta 
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verfo metodo dalia precedente fi è la Storia 
(anta del P.PieroGaltruchio, del la Compagnia 
di Gesù, di vila anch’ella in IV. torneiti dall* 
Autore,che in lingua francefe Tha ferina . L* 
Opera ebbe tal corfo in Francia , che in pochi 
anni lene videro quattordici edizioni. Fu già 
molti anni tradotta nell’italiana , e la fiampò 
in quella città in un tomo in 4. Luigi Favino, 
al quale da qualche tempo elfe n don e mancate 
le copie, ora Giani badila Recinti ne ha fatasi 
una feconda edizione parimente in 4. 

Lo Hello llecurti ha raccolte i n un corpo, e 
di ftribu ite in due tomi in 4 .le Opere morali del 
V.Annibaie LeonMrdtllt,delia medefima Com¬ 
pagnia, le qual 1 da molti erano ricercate. In 
principio Ha il ritrattodell’Autore,che morì 
il dì primoSettembredell’anno izoi.L’Ope- 
re del I. tomo fono i 1 Cuore in lite; i I Mondo in 
■Ballo'dz Vere fortini Cefi urne e Pimpegno\ty\eMe 
del li. fono {'Occhio in pena f ^Galleria di Dio$ 
il Decoro i e i Panegiricifacri 

IIP. Daniello Barteh , grande ornamento 
non meno della medefima Compagnia, che 
della noftra Italia nel fecolodecorfo,un cui 
morì in Roma l’anno 1685. in età d’anni 77. 
fcriffe molto, e tutto bene. Le fue Opere , 
Rampate, e riftampate più volte, e tradotte 
in più lingue, non fi Jalcia tuttavia di legger¬ 
le, e di ammirarle .Andavano in più tometti 
difperfe, e’1 noftro flampatore Pezzana ha 
fatto ottimamente a raccoglierle, e riftampar* 
le tutte in un corpo, eccetto le /loriche, che 
fono in VI.volumi in foglio,per altroalfai ra¬ 
re anch’efie, e molto Rimate. Elfo Pezzana le 
ha diRribuite in tretomi in quarto,al primo 
de’quali hapremefl'o in riRretto la Vitadel P. 
Bartoli infieme col fuo ritratto . Nel Tomo I. 
Y ha la Ricreazione del Savio'-, la Geografia traf- 

por: 
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portata al morale ; e i Simboli tra/portati al mù 
Tale Nel il.L’Uomo ai punto) V Eternità confi 
giurai le Due eternità iY Ultimo fine dell' uc 
mo i i Penfieri /acri; eie Grandezze di Cri/lo 
Nei III l’Uomo di letterei la Povertà contenta 
rOrto^rufia italianaiilTorto e’ l Diritto del No', 
(ìptìòi\l Trattato del Suonojdeì Ghiaccioideìl 
Tenfioriere PreJjìonejQ una Scrittura/oprai' Ora 

zio ne di Quiete . 
Nonuteiremodalle novelle dei libri qu 

ufati di frefco da 1 PP. della Compagnia; leu 
za far menzione de’ Seguenti, Stampati quell 
anno in 11- da Andrea Poleti. 

i. TrattenimentiJpirituali per chi defidercL. 

d’avanzar fi nellajervitu, e nell’ amore della 
Santijjima Vergine, ec. Opera del P. Alelìandrc 
Diotalievi > della C. di G. divi/a in tre parti 
Nella I. tratta quello degno Religiofo dell* 
iole Felle delia B. V. così universali di tutta 
iaChiefa, come particolari di qualche Pro¬ 
vincia, ovvero Ordine Regolare. Nella II. 
di Scorre (opra ie XXVII. Domeniche, che fo¬ 
no dall’Avvento fino alla Pentecolte, Nella 
III. ragiona fopra l’altre XX V, che allaPen- 
tecofte Succedono. 

■ z. L’idea d’un vero penitente ravvifata nel 
penitente Re Davide , da lui e/prejfa nel Salmo 
cinquantt fimo, epropofia da imitare ad ogni pe¬ 
nitente crifliano dal P. Alellandro Diotalievi, 
ec pagg. '^i. Senza le prelazioni. 

3. La beneficenza di Dio ver/o degli uomini , 
e l’ingratitudine degli uomini ver/o Dio 5 Con¬ 
fi der azioni del P. Alellandro Diotalievi , ec. 
pagg.671. Senza le Prefazioni, e l’indicedel- 
le Confiderazioni, che fono in numero di 
XXIV. 

4. Itrepajfi, coi quali un’uomo mal’ ufando 
ilJuo ingegno va nel profondo della perdizione 3 

ftfan 



Articolo XII. 477 
fi fan vedere con tre Di/corfiper modo di Dialo- 
ìgo , affinché Qui fé exiflimat Ilare, videai, ne 
[cadat. Corinth. Ep.I, c. io. Operetta del P. Gio, 
Battilfa C onti, della C. diG. pagg.104. fenza 
le prefazioni .11 P. Con ti còli fiderà per primo' 
palio , 1] quale conduca l’uofòòàUa perdizio¬ 
ne , l’afìegnarli per princip; a Ila generazione 
de’ corpi naturali gli atomi di Democrito.Per 
fecondo pado egli conta il negare l’immorta¬ 
lità deli' anuria umana ; e per terzo, il nega-» 
te l’elìltenzadel vero Dio. 

Siccome Monfigncr Giovanni "Fontana , 
Velcovo di Cefena, ultimamente a 1 a. dei 
aalialo Marzo defunto , fpefe, dacché fi fece 
tomo di Gliela, tutto il corfodella lod'cvol 
ua vita in opere di pietà, e negli Iludj, cosi 

» li ferirti di lui lafciano al mondo, eterna me- 
noria e teflimonianza dellafua rettitudine, e 
iel luo fapcre. Tra quelli non occupa l’infimo 
uogol’Opera, che ora fumo per riferire * 
ivifa in li. Parti, la prima di pagg. ?c>4.fèn- 
a le prefazioni, ia Vita delì’Autore ,el’in- 
,icede’paragrafi;la fecondaci pagg. 108.Ten¬ 
ta le prefazioni, e l’indice Co pr ideilo.La San¬ 
ata , e la Pietà trionfante, Parteprima, in cui 
ejpon^onole vite in compendio d’alcuni Santi, 

P* Huomi&i piamente vi futi m ogni fato, po/lo, 
spiego, mejliero, ec. coll3ijlruztoneper vivere 
eneinejfi. Quella prima Parte c dedicata dai 
ollro Prelato alla Santità di N.S.C LLMfiN- 

TH XI. Partejeconda, in cui s ejpongono le vite 
’ alcune Sante ,e Donne piamente vijjute in ogni 
ato, ec.equefta vien confacratacia lui alla_* 
jacra Celarea e Real Maeftà dell’Impeiatri- 
2 AMALIA VVIGLILLMINA .Lalettura 
1 quell’Opera puòfervire di confulazione > 
di eccitamento a ben vivere ad ogni perfo- 
fa, in qualunque fiato ella fi trovi dalla fila 

con> 



47$ Giorn. db’Lettbrati 
condizione, #profeiIìone obbligata. La Viti 
di Moni!gnor diCeLenaè Lcritta aliai fedel¬ 
mente, e accuratamente dal Sig. D. Mauro 
Lacchivi, Sacerdote, e intimo famigliare di 
lui. L’Operatutta è Rampata dal fuddetto 
Poleti in 4. nei prefente anno 1716. 

E Rata ricevuta con gradimento univerfalei 
la traduzione del feguente iibroiLettere di San, 
Francefco Saverio, Apoflolo dell’ Indie, dal P• 
Orazio TorLellino^ni/# latine , e ora in Voh\ 
gar pubblicate dal P. Giufeppe-Antomo La-! 
trignani della Compagnia di Gesù. In Venezia ,j 
per Niccolo Pezzana, 1716. in S. pagg. 310.! 
Lenza le prelazioni ,e due ìndici, l’uno delle 
lettere, eraltrodelle cole notabili. Quella 
traduzionecótiene 1 quattro primi libri delle. 
lettere di quello gran santo. A molti farebbe 
aliai piaciuto, che >1 digrnffimo Traduttore ci 
avelie aggiunta anche la verdone del quinta 
libro, per maggior compimento dell’Opera. ; 

Sopra il fenomeno accaduto nel pallata! 
Gennajo in cala del Sig. Medico Oddom di! 
quella città, e riferito nel pallate Giornale, è: 
ufcitodi frefeo un Parere del Dottore Giufeppci 
Maria ,VidulIì,F<tneto , fermo ad un Juo amico 
dal quale gli fu ricercato .In Venezia,per 
nicoLoviJa, 1716. in 11. pagg. 48. l’Autorei 
difeorre la cofa co i Tuoi piincipj Peripatetici j 

filata tradotta dal francefe la Vita dts. A.: 
S. il Principe Francefco Eugenio di Savoja j cj 
Rampata da Carlo Buonarrigo in n. pagg.j 
191. Lenza la dedicazione, che è.a 5. fccc. il, 
Sig. Conte Giambatilta di Coloredo,e V Val- 
fe, ec. il quale si degnamente Lo Rie ne il carat-: 
teredi Ambafciadoie Cefarco apprettoquella; 
Repubblica. 

IL FINE. 



ERRORI occorfi nella Rampa del 
Tomo XXVI* 

face. Un. Errori. Correzioni. 
43- 4 fufcipiebamus fufpiciebamus 
*7 3 finora fenza 

IH 27 e dagli ed agli 
137 28 42. 2 4* 
181 20 Eafi Paefi 
185 15* * 6» novo noftro 
189 6 dal del 
249 11 Non non Noi noa 

H in di 
270 9 EliJTt EUffc 
*73 ci fia ufi* 
*77 2 b 
285 15-16 :ci vien vien 
t88 6 Accademia Accademie 
289 4 a medefìmo al medefim# 
502 II Nel Del 

3*4 21.22. Carro, carro 
$3* 24 pretermetterò permetter# 
I42 20 utorità autorità 

Ì43 11 Magnano Maignano 
)6i 6* 7. tracare traboccare 

\9l 12 non nos 
,97 21 Arnolfo, Arnolfo 
.06 26 XXVII. XXIX. 
.21 25 una una edizione 

33 9 Antonicus Antonini 
IO Cimbnaus Cimbrtacus 

,36 IO tr aquilli(fimum tranqmllijfimu', 

37 22. 2J• aquiparet aqmparethr 

44$ 



443 I calata celata 
451 15 Ramane Romane 
469 z chiariaffimo chiariflimo 
480 14 Sigg. Sig. 

Nel Albero BUONACCORSI porto a c 
3^8. i figliuoli dati ad Slngelodt Matteo 
fi dieno a Niccolo di Aiarteo, ei figliuol 
di Lorenzo di Ange io £1 traiportino a Jaco 

0 di Niccolo fopradetto. 
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