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A CHI LEGGE *

S
Coprendofi alla gior-

nata , che fia rice-"

vuta in grado la

buona volontà , e
applicazione degli Auto-
ri del prefente Giorna-

le , intraprefo per gloria,

e onor dell’ Italia , effi

maggiormente ne reca-

no incoraggiti dalla ma-
gnanima, e generofa con-
nderazione avutane dal

Santiffimo Pontefice Cle-
mente xi. nel decorarlo
con un fuo veneratifiimo



Breve , affinchè entro gli

Stati di Santa Chiefa egli

non pofià riftamparfi , ne
venderli d' altre ftampe

,

che della prefente diGian-
gabbriello Ertz. Eper in-

formazione di tutti , non
meno, che per lullro dell’

Opera, fi porrà qui intera-

mente il medefimo Bre^
VE,

CLE^



CLEMENS PP. XIJ

A d FVTVKAM
REI MB MO.
R 1AM . Cum fi-

cut dileSius filmi

Jocinnes Gabriel Hert:^ %ibltOn

fola , librorum impreffor in Ci*

(Tritate Venetiarum IBlobts nuper

expeni ^fecit ipfe Bphemenàes,

Litterarias lingua a^ulgari Itali-

ca fub titulo : Giornale de’ Let-

terati d’ Italia > in quibus a non-

nullis doBis (6^ eruditis <x>iris con-,

tenta in libris, quitypis Jtalicis in

dtes eduntur , compendiesé refe-

runtur , aliique Jtalorum Bitter

rii labores fimiliter recenfentur
I

ac de US judiciurn fertur ad pu^
hlicam uttiltatemfìatis temperum

* ^ inter*



inter^allis ab anno ultra typìs

fuis eni;ulgare ]am cceperit , atque

id ipfum m futurum quoque pari

puhliciC mihtatis ftudio continua-

re intendati <uereatur auteMi ne

ala qui ex alieno labore lucrum

quorum 5 Ephemerides Littera-

rias huyufmodi in ipjtus Joannis

Gabrielis pr^judicium iterum im-

primi curent : ^os diBi Joannis

Gabrielis indemnitati precidere

,

illumque fpecialibus fa^oribus ,

^ gratiis profequi njolentes ,

a quibufvis excommumcattoms y

fufpenfonis , ^ interdicii , ahif

que Ecclefiaflictsfententiis, cenfu-

ris y
poenis a pure , 'vel ab

loomine quan^is occaftone ,
‘~vel

caufà latisy fi
quibus quomodoli-

het innodatus exifiit , adeffeBum



p‘^fentìum dumtUxM con/e<ij[Mefì^

dum , harum ferie ahfol^entes ^

^ ahfolutum fire cenfentes , fùf^

plicatiambtts eps nomine 'N.ohisfù-

per hoc humiiiter porréBis inclina^

ti , eidem Jpanni Gahieli , ut

decennio, cptoad Bphemersdes Lip^

teraria^ .pmiimprejfas a data^

^uidem .pr^efenfium' ^ quoad aliai

'vero imprimendai & primx'va

quarumUlet illarum reJpeBi've

editione computando durante^ ,

dummodo tamen Ulte ab ordina^

'no loci i h^retiche pran^itatis

Inquifit'ore prius approbau finr ^
nemo tam in Z^rbe , tpam in re^

Injjuo Stata Ecciefiajìko mediate
-,

'Tvd immediate f^obis fubjeBo \
ipfas Ephemerides tam haSlenus
e<vul^atas

, <juam m poflerunLj
*

4 ev/ul-



€rvulgandas y fèu qudmlthet ea^

rum partem ) fine [pedali ipfius

yoannis Gahrielis , aut ab eo cau-

[am habentium licentia imprime^

re 3 aut 4b eo y mel aliis pofihac

imprejfias ^vendere 3 aut nyenales

habere , aut proponete pojjit , au-

<Boritate Apofiolica tenore pr^fien*

tium concedimus ^^ indulge^

mus : Jnhibentes propterea.utriuf-

ijue fexus Chrifii fidelibus ,

[ertim librorum Imprefiforibus , aut

^ibliopolis fub quingentorum du-

tatorum auri de Camera ,

amiBonis librorum ,
typorum^

$mnium prò una Camer^e nofira

'Apofioltc<e >
pto alta etdeM—f

JoannirGabrieliy ac prò reliqua^

tertiis parttbus Accufatori >

Judid exequend irremifM^^^



applicandis , ^ eo ipfo ahfqutj

uÌIa deelaratione incurrendts p(e>-

nis , ne diBo decennio durante^

Ephemerides Litterarias predi-

sias y feu aliquam earum par-r

tem y etiam additionum
, feu mu-

tationis tituli y alio^e quolibeP

pr^etextu tam in 'Urbe
,
qnam-^

in reliquo Statu Ecclefìajìico
,
pr^-^

diElis fine hu]ufmodt licentia im-

primere y aut ab aids imprejfas

n^endere , fieti njenales haber^ >

n^el proponere quoque modo au~

deant , feuc pr^fumant j Jidan-

dantespropterea dilebìis filiis "N^o-

firis y ^ Apofiolic<e Sedis dc^
Latore Legatis , ac .eorum Vi-

celegatis
y fieu Pr^fidenttbuSyGu-

bernatonbus
, Pr^etorthus , aliis

JafiitU Mmifiris Pro^vinciarum y

* S CL



Ci<uitatum
j Terrarum

, to^

corum Status, HSloftri Ecclefiaftici

y cjtiatenus eidem Ga-
hvtcli

y Jeu ab co caufajV' haben~
tihus pr^diHts tn prtemijjìs effica-

cis defaiftoms pr<ejtdio ajjljìentes

^uandocumque ab eodem Jeanne^
Gabriele requiftti fuerint

, pcenas

pr^dìBas cantra quofeumque in-

obedientes irremiJJibiUter exequan-

tur j objìantibus conjlitu-

tionibus ^ (frdinationibus Apo-

jìotieis y ac qmbuf^is’ jìatutis j

^ confuetudmibus' ettam Mura-

mento y conjìrmatione Apojìolica y

*uet quawts firmitate alta roba-

ratts-y pri<-vilegiis quoque y indul-

tis y (^Mteri^ Apojìolicis in con-

tràrium pr^mijforum quomodoli-

èet concefftS y confirmatis ) in-



^ho^dtis 2' '^uthus OMtubuS

gulis illomm tenores pr^fentibus

prò piene (^ .fu^cienter exprej]ìs \

ac de ‘T’crbo ad ni>erbum mfittìs

habentes ,, illi^ alias in fuo robore

permanfuris , ad pr^mijjorum ef^

feùlmn hac <-uice dumtaxat fpe^

ciaUter , ex^efse derogamus y

c^eterifque- contrariis quibufcum-

que : Volumus autem ,, ut pr^e-

fentium tranfumptis etiam im-

prejfis manu alicu]us ^otarii

publici fubfcriptis j fìgUlo' Per-

fon^ in dignitate £cclejiajìica^

eonjìitut^ mumtis eadem pror-

fus pdes , m Judicio , extra

tllud adhibeatur
,
qu^ adhibere-

tur tpjts pr^efentibus
, ft forent

exhibtt^ y o'f/ oftenfe . Da-
tum Pom^ apud SanEtum Pe—

‘ ^ G, trum



trUm fuh Amulo Pifcatoris Die

XXVUh Fehrumn MDCCXh
Pontifieatm IRoJiri Amio 'Unde^-

cimo.

f. Oliverius

.



TAVOLA
1>

LIBRI 5 TRATTÀTI , ec.

De' quali s'èparlato inqucflo

Quinto Tomo-

r titoli fegnati deli’ Afterifco * fbno:

quelli de’ libri riferiti folamente_*

nelle TJpvtlle Letterarie , e de’ qua?

li non.fi è fatto Articolo a parte

.

A

? Adami (Andrea )
Oflfervazioni pet

ben regolare il Coro della Cappeli

la Pontifìcia
. 41 1

* Adi MARI {Lodovico) Poesie Sa-

cre , e Morali , e Parafrafi de’ Set^

te Salmi Penitenziali

.

Aletofilo ( Accademico
)
Vedi

Rotar i ( Sebafiiano )

.

^ Allacci i (^Leonis ) Apes Urban<ie

cura ,&fludio Jo. Alberti Eabricii

denuo edita . 48 >

5 Alpini {Pioppeti) De pra/apendà
vita>.



Mta , &> mort'e (egrothtiu^ I //-
' bri ni cum Trafatiom Hermanni
Boerhaave. ^3_

* De//’

A

nca ( ^ccadtmico ) Vedi :

JR-EGAti
(
Mdtte^)^ . . ,

* ' A-nt I CHI ta’ ritro vaté nel
di preflb Napoli.

. jpp.
* Ati R r A ( PincenT^io ) Il B. Agofti-

no Novello Palermitano , Opcra_,

_ Apologetica. 401.

B

* BanduriiY

A

nfelmi) Imperutorunp
J^umi/mata a Diocletiano, cc. 3 S

p

* Baroni i ( Csfaris , S.R.E. Card.
)

^malium Eeclefiafiicorum Tomus

\ VilÙ 41 ^
* Baruffali} I (GkoUmo) Annota-

zioni di u n Accademico intrepido al

- Trateato de’ Verbi.dei Cinonio. j 5?!’

* Bianchi (P'endratnino) Relazio-

ne del Paeie degli Svizzeri jCC. tra-

dotta in Inglefe., ' 38^
^ Boneigli (Onuphrii Cowir/ew-

‘ tariut NLdic.^. 'Pbyftcusde ‘Plica.^S^
* Boerhaave ( Hermanni) Vedi Al-

pi ni (Profperi).
* Buommattéì ( Benedetto )

-Dedi'

nazioni.



nazioni de’ Verbi jpj

e

* Bella Casa {Gìo'pa.mi) Opere_.
y.

Parte IV.raccolte dalPAbate G/4m-
batijla Cafottì'.. 35>4

* Casotti ( Giambatijìa

)

Vedi del-

la Casa ^Giovanni).

,Cecchi; {Domenico) li Lucimetro,

olia la mifiira della Luce, tradot-

ta dal Francefe. 343
* Ci NONIO. Vedi Mambelh

contorno).
* Clemente XI. Papa N. S. Sei:

* Omelie tradotte in verfi volgari da

. .AlePandrò Guidi

,

407
Homili<e , Gr^ecte ex Lotinis

- labore , ^ Jìùdio P.ffoannrs

Sàguens I

'* CoMAZzi
(
Giambatijìa

) La co-

feienza illuminata dalla Teologia
di S. Tommafo d’Aquino. 415

Compendio della V ita di Fra Arfenio

di Gianfon, fcritta , t
itfonflc/ della. Badia di Buonfollaz-

.. zo., i8z
Cri STOFARI { Bavtolomméò ) Nuo-

va, invenzione di un Gravecemr
^

^

'
baio.



baio col piano e forte cc» 14^

B
* Delfini {Carlo) Tavole Crono-

logiche . 40P

E

Ermanno (gìo- Jacopo )
Soluzione-,

generale del problema inverfo del-

ie forze centrali » ec.. 3ia

F

* Fabricii (Jo. Alberti) Vedi At^

I.AC 1 1 ( Leonis ) , ec. e Imper i alis

(
Joannis ) ec.

Fontana ( ^dldighiero) Le glorie-»

immortali della Religione de’ Ca-

valieri di Santo Stefano iijfc

G

f Gigli '(Girolamo) H Don Pilo-

ne > ovvero il Bacchettone falfoj

Commedia. Ji’S

Gotti (
Antonii-Dominici) DeAdy-

t Sa»
drope» ejufqne caufts



* Gregorio Magni . Vedi da

Strata (ZanohO- »

Guasco (Giovanni) Iftoria lettera-

ria, ec. deirAecademia di Reg-
gio. 40 f

Giudi (v/ileffandro) Sei Omelie di

N. S. CLEMENTE XI. tradotte im,
' verli volgari

. 407

I

^ Imperi AjLis (' Joannis) Mufaum
\ Bifloricum, cura ,&fiudio Jo. Al-

berti Fabricii denuo editum

.

3 8 f

* JiivENCii (Jofephi) Hifiorii So~

cietatis Tars V. Tomus Tojie-

rior . 41©

L

Laudimi (Ciufeppe) Invenzione d?

una Tromba parlante, cc. 137

M
^ MAMBEtLi

( Marcantonio) Oflér-
vazioni della lingua Italiana rac-

colte dal Cinonio , le quali conten-
gono il Trattato de’ Verbi

. 3
* Mar-



f Marsilli {Luigi-Ferdìnando) Due
Jettere intorno a cofe tìfiche , e
naturali.

Martello {Via-Jacopo ) Verfi > e
Profe

.

’ Teatro af.j.iyj
* Medaglione del Cardi. Gio. Ba-
doaro , Vefeovo di Brefcia

. j p i

* Di Milo ( Giandmcnico) Dif-
corfi.

* MongitoRe
( ) Vita del

r B. Agoftino Novello
,v ?Palermi^

tano»
:i u: 405

N . .il#

Novelle Letterarie d’Italia - .

. 3 S i

d Amburgo . 385
d ^m^etdam . 38?
di Bologna. 3 i>o

di Brefcia. I 19Ì
ài Cracovia^ ?8(J

' di Ferrara

.

di Firenze. 35>3

ài Leiden^ 387
àiLipjia.

' 38S

ài Londra^ ' 3 Sp
di Lucca

.

59S
' di Napoli .

di



di Padova . <^01

diPalermo* * 401

diP^n^^’.

di Parma. 404
di Reggio di Lóbardia. 4oy

di Roma. 4'^7

di Siena .
4*^

di Trento. 4^3
di Venezia. 414
di Verona. 4 idi

di Viterbo, 4 *^

Paragallo ( Gajpare )
Iftoria natu-

rale del monte Vefuvio. 64
Pasqualigo (Vincen-^io)S\x3i morte,

ed elogio . 3 f4
* Paulucci

(
Marci Antoniì

) D/^r-
tatìomm Legalium Tomus 11: 3

* PioVENE [^goftino) Edipo, Tra-
gedia'di Sofocle , tradotta. <^4

PoLENi {Giovami) Confiderazioni

intorno al Barometro del Car-
tefio.

* Ptolem/ei ( Germanici
) Vita B.

Bernardi 'Ptokmaiper elogia centum»

& ultra digefla . 411

* Re-



R

* Regali (Mutteó) Dialogo del

Foflb di Lucca, e del Serchio, d’

MTÌkAcendemico deil'Anca

f

ec. ^^6
* Rotar

I ( Sebafiiano ) Allega^io-

, ne Medico-tìfica dell' Accademico
Aletofilo, ec. 41^

S

Saguens (Joannis^ HomilU SanUìf-

/ìm D.N, Clementi s XI. C7r<cc<cc

Latinìs faBoi . i

Sancassani (Dionìfto-Andrea) II lu-

me all’occhio , ec. 130

f Scacchi ( Fortunati
) Sacrontin

Eteeochrifmatum Myrothecia tm>.

* ScHwARTs (Jo.Conradi) pediTuR-

SELLiNi iHoratii).

Silvestri {Camtnillo) Giuvena-

ie > c Perfio tradotti in verfi vol-

gari, con Annotazioni, ec. 401
Speg-



Specchi { ^lefandro) Studio d’Ar-

chitettura civile . 33 S

Stancari {Vittorìo-Franccfco) Due

- lettere intorno al Lucimetro .

il S

* > Scheda Mathematica-,'.

3^1
* da StRATA (

Zanobi )
Morali di

San Gregorio Magno Volgariz-

zati. 4°7

- ’ /

T -a

Terranei (
Laurentii

)
De Glatidu-

lis .
. ) lOi

'* Thomasii (Jacobi) f'ediTiiRSEL-

LiNi (Horatiij.

Thomasii
(
Jofephi-Mariie ) Inflitti^

tiones Theologica antiquorum Ta~
trum, Tomus t & li. > f7

Tri VI SANO { Bernardo ) Sua elezio-

ne alla pubblica lettura - di Filòfo-

fìa in Veneziani t <

* ————
• Nuovo Siftema Filofo-

fico.
\ 414

; de Turre ( Jofephi-Maria;) Infli-

‘ tutioz



tutìonss ad Verbi Dei/cripti intélli-

gentiam. 404
^ Tursellini (Horatii) De Vani-

culis Latitile Orationis cum additio-

nibus Jacobi Themafii ,^ Jo.Con-
e radi Schvirartz . j8S

V

* VACLiATURAtra Bajone 5 e Cian-
cione mugnaj. 35)y

Valusnieri ( ^Antonio )
Prima.,

Raccolta d’Oflervazioni , c d’Efpe-

rienzc> ec. 1^9
* Valsecchi ( Virginii ) Dif/ata-

tioHiflorico-Chronologica de /ì kAh-

~ relii Antonini Elagabali Tribunicia

VoteSìateV. J 5>J

* Vanmi {Vietro) Riftretto del Ca-

techifmo in Pratica
. 3 518

Varignon. Riftretto d’una Lettera

. I circa la controverfia de i Tià che

Infiniti. : , - j

.f Venanzi (Carlo ) Pratica delle

facre cerimonie > ec. 4 'S

a Vico (Jo. Baptiftx) De antiquifii-

ma italorum Supkntia ex Lingua

Latina



Lathiie Origìnibus eruenda libri

trei- il 5»

V ignolj ^Joannis) De Columna.

, imperatùris Antonini Tii DijjerUr

tio ) cc. ' 4

NOI



NOI REFORMATORI
Dello Studio di Padoa

.

H Avendo veduto per laFededi
Revifione ,& Approba'tione

del P.F* Tomafo Maria Gennari fn-

quifitore nel Libro intitolato ; Gior-

naJe Letterati à"Italia Tomo Quin^
to

, non v’ efler cos’alcuna contro la

Santa Fede Cattolica,& parimen-
te per Atteftato del Segretario No-
flro,niente contro Prencìpi,& buo-

ni còftumi , concediamo Licenza a

Gìo. Gabriel Heri^ Stampatore , che

poiTa elTèr ftampato,oflervando gli

ordini in materia di Stampe ,& pre-

lentando le lolite copie alle Pubbli-

che Librerie di Venezia,& diPadoa.

Dat.lÌ2i. Aprile 1 71 1.

( Carlo -F* •

( Alvife Pifam K. P. Ref.

Agoflmo Caàaldm Sécf.

ì - GIOR-



GIORNALE
j> n'

LETTERATI
D I T A L I

TOMO SlVl^iTO,,

ARTICOLO L

Bomiliis. SS. D. N. Clementi J XL
haBenus habitué ad Top. Grecai

e LatinisfaBx labore i &fiudioK.
JoANNis Saguens, Ordìnìs Mìnìmo-"

rum ,& Urbis Tolo/anxalumniy hic

& l{pmte olim veterani ThilofophU ,
Theologice Trofefjoris . Tolofx ,per

Guill. Lttdov. Colomie^, 1 706. irt

S. pagg. 30^. fenza la dedicatoria,

e la prefazione

.

Le incomparabili Omelie del Som-
mo Pontefice Noftro Signore^

fono cosi ammirabili , che rapifcono
i cuori di tutti i più infigni Letterati
della Crifìianità, i quali fi attribuif-

Tomo V. A CQDQ



Vi GioRN. De’ Letterati
cono a gran pregio d’impiegare i loro

nobiliriimi ingegni intorno al facro

tefto delle medefime , fìa nel crafpor-

tarle in varj linguaggj,fia nel parafra-

farle in verfij e in profa. Tra quelli

maravigliofamcnte rifplendeil P, Sa-

guens , Religiofo Minimo, e celebre

perle Opere Teologiche
, eFilofofì-

che , le quali ha date alle ftampe j im-
perciocché egli ha riputata fua fomma
gloria il voltare in Greco {a ) le XVI.
Omelie j ch’erano ufcite nel i jo6. fic-

come nobilmente ha fatto in quello

volume dedicato dall’Autore alla San-

tità lleflà di Nollro Signore con una

lettera Greca, e Latina
,
quale è anche

la prefazione . In quella egli avverte

giiidiziofamente elfervi due vizj nell’

interpretare : 1’ uno
,
quando timida-

mente li feguono le parole in tutto , e

per tutto: l’altro, quando licenzio-

famente li lafcia la ferie di elle, e li

fcorre in una libera diceria , che pare

piùtollo vaghezza d’amplificare ,che

di rapprefentare la nuda mente dell’

Autore . Protetta il P. Saguens di non
aver

(a') Alcune di quefte Omelie fureno pure era-

dotee in Greco j
epuhblicute dnl 5/^. Xuigl

Andrucci , Profejfore di lingua Greca

ttellaVnivcrJìtàdi Bologna

,



Arti COLO L f
aver piegato in alcuno di quelli due

v/z)
,
ma di efler camminato pel mez-

zo , (limando , che quello partito fof-

fe per piacere a coloro > che fono pra-

tici della difparità ^ la quale nella tef-

fitura delle parole porta feco l’elo-

quenza Greca , e Latina j talché quel-

la j che fiorifce , e rifplende nella pri-

ma
, languifce come morta nella fe-

conda. •

Dopo aver favellato dell’arte dell*

interpretare, da lui ufata , confeflfa

ingenuamente , che ficcomenon vi è

flato interprete latino , che abbia de-

gnamente efpreflfa la facondia del

Grifollomo , così ne meno ci può effe-

re interprete Greco > il qual poffa

uguagliare l’eloquenza di Clemen-
te XL Che nulladimenò egli ha vo-
luto procurare* chela Chiefa Occi-
dentale rimuneri l’Orientale d’ un’o-
ratore , che fra i Latini foffe di bocca
tanto aurea

, come il Crifollomo fra i

Greci; Aggiunge, che fe fi llampaf-
fero tutte le cofe fcritte dalla Santità
Sua , nel pregio , e nel numero de’vo-
lumi non cederebbono a quelle dello
fleffo Crifollomo . Noi , che quan-

^

tunque abbiamo parlato delle Omelia
A i Pon-



4 GiORN. De’ LEtTERATJ
Pontificie nel paflfato Giornale

, ci fia-

mo trovati in obbligo di riparlarne in

quefto luogo, efperiamodi doverne
parlar più volte nell’avvenire , con-

cluderemo, col voto, che chiude il

libro del P. Saguens ; TJtinam nìimerus

hic ( di XVI. Omelie) excrefcat in mil-

lenariunij & extumefcat fonstcmau-
tam falutms eloquentìa in flu-

yium, perquem univerfa Ecclefia;fa-

cies irrorètur operihus fcecmdetur ,

ac fiorenti /eterno nmmerandis flipen-

dio .

ARTICOLO II.

Jo ANNis VitiìiOL if TracLrifpmi

Trincipis Thilippi Columnae Pegni

^^eapolitani Magni Cotnitìs Stabuli

ab Epifittlis , & Supplicum Libellisy

de Coìumna Imperatorie Antonini

'Pii Diffèrtath • ^ccedunt ^ntiqux

Infcriptiones ex quamplnrimist qua

apud ^u6iorem extane ,/elette. Po-

ma, apud Francifcum Gon'^agam ,

ryoj. in 4. pagg* lenza le pre-

fazioni , c grondici

.

I. "pNE i molti libri , che fi fono in

I J quefti ultimi anni pubblicati
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in Italia
,
pochi fono ftati più gene?

Talmente > c più giuftamente lodati ,

in particolare da i Giornalifti oltra-

montani , di quello del Sig. Abate Vi,

gnoli , che e per la pulitezza del dire ^

e per la finezza delia critica , c per la

novità delFargomento è ben degno
dell’attenzione di tutti . Egliè divifo

come in due parti; nella prima ragio-

nafi della Colonna deH’lmperadore

Antonino Pio , non molto prima tro-

vata in Roma tra le rovine di Monte
Citorioj e nella feconda fi riferifcono,

€ fi fpiegano nettamente alcune In**

fcrizioni antiche , fcelte da un mag-
gior numero, che ne ha raccolto l’Au-

tore , il quale ha dedicata l’Opera fui

a N. S. Clemente XI. perfuafonc
da efficaci e giiifti.motivi, sì per la co-
gnizione , che ha quefto illuftre Pon-
tefice di tutte le cofe all’univerfalc

antichità appartenenti , sì per l’atten-

zione , con cui ne promove felicemen-
te lo ftudio , si per la cura avuta prin-
cipalmente da lui di far difotterrarc
la fopradetta Colonna , c di farla
divenire un fingolare ornamento c
della fua illuftre Città , edelfyoglc»-
riofo Pontificato

.

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

Vignoli nonèftatoii primo a darne

la defcrizione , e la fpiegazione di un
monumento si infigne . Monfignor

"Bianchini ne ragionò efpreflamentc

nel VII. Capo del fuo dotto libro inti-

tolato de Kalendario j& Cjclo C<efaris,

impreflb in Roma fin l’anno 1703» e’I

Signor delaChauffe lafciò correre fi-

mi Imente fopra lo fteflb argomenta
una elegante Lettera Italiana nel

4 704. la quale eflendo ftata fortemen-

te impugnata dal P. Crainyille, uno

de’Trevolziani , nelle Memorie dell’

anno medefimo, egli fi vide coftretto

di pubblicare l’anno feguente una fe-

conda Lettera a propria difefa, alla

quale pare j che abbia fatto ragione il

fentimentodel Sig, Abate Vignoli, e

de’medefimTGiornaliftidi Francia.

(a) GQn tuttQciòfi può dire, che il

noftro Autore ne abbia trattato con

molto vantaggio fovra degli altri ,

principalmente perchè ne i badi rilie-

vi ha olTervate molte cofe , che prima

©per non efferben netta tutta la Co-

lonna dalle immondezze , e dalla teri

ta^non fi potevàno comodamente of-
-

- ferva- -,

|(a) fottrn. des S^/taansi I^ov. 1708.
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fervare , calla diligenza di chi pri-

mo le aveva delineate, erano difetto

rocchio sfuggite . Si aggiunge , che

molto innanzi egli avrebbe dato fuori

il fuo libro , del quale divulgato ave-

va il generale difegno, felina malat-

tia di otto meli non lo aveife diftolto

da porvi Tultima mano . Ma trala-

feiando quelle, ed altre particolari

notizie, delle quali egli ci rende buon
conto nellafua prefazione, palliamo

alla relazione della prima partéx|eir

Operaio IX. Capitoli da lui ordina-

tamente divifa . Ci fpiace bene di non
poterla efporre con tutta l’ampiezza ,

che ad ella fi converrebbe , e ciò , per-

chè l’Autore aVendola d’immenfa eru-
dizione arricchita,ne ha levato il mo-
do di poterla ben compendiare, e ne
ha lafciato fol quello di poterla a par-
te a parte ammirare . Noteremo fa-

lò, prima di paflar più avanti, che_*
come a lui è flato necelfario di opporli
molte volte all’opinione d’uomini
dotti , ed accreditatalo ha fatto fem-
prc col dovuto rifpetto ,* in che prote-
fla di feguire il fentimento di Poli»
bio , le cui parole meritano d’eflere ad
intelligenza comune qui traslatate:A4

,, Non
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5, Non fi dee certamente > dice qué-

,, fto eccellente Iftorico (d ), lafciar

„ di notare i falli degli Scrittori , ma
„ è necefiario confutarli , e non già

,, di paflaggio, e con negligenza , ma
,, efpreflamente . Bifogna però farlo

„ non per dirne male, e con trafpor-

,, to, ma bene con lodarli , e con_,

,, emendarli ne’ luoghi
, dove han_.

„ ragionato di cofe non ben faputc

„ da loro . Confidcrate dunque , che

,, anch’eglino , fc foQer« al noftro

,, tempo vivati , avrebbono corret-

,, te , c mutate molte delle cofe da

,, loro fcritte . ,, Per altro non è

meno ragionevole ciò, chea tal pro-

pofito è fiato infegnato da Qiiintilia-

no ( è ) . „ Non creder con troppa

„ fretta, che quanto è fiato detto da

,, uomini grandi, non patifca ecce-

„ zionc . Imperocché anch’ eglino

„ e sdrucciolano alcuna volta , efoc-

j, combono al pefo , e fi lafciano por-

„ tarealgufio del loro ingegno, e

„ non Tempre fianno con l’animo at-

,, tento, e di quando in quando fi

5, fiancano : onde a Cicerone Demo-
fiene.
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jj ftene , e ad Orazio lo fteflTo Ome:r0

„ pajono talor dormigliofi . Sono

,, eglino, è vero, uomini grandi, ma

,, pur fon’ uomini

il. I. Che la plebe ignorante fia_. p. i.

foggetta ad errori nel giudicare delle

cofe antiche , non èdaftupirfene: ma
che intorno alle ftefle fi lafcino por-

tare dalla corrente del volgo , e grof-

folanamente s’ingannino le pcrfonc

.dotte, e giudiziofe , c cofa da averne

infieme e maraviglia , e rammarico

.

E purè-tutto il di lo veggiamo, e prin-

«ipalmente il noftro Autore lo dimo-
ftra con molti efempj fopra i monu-
menti di Roma antica , della quale

non v’è
,
per cosi dire, veftigio , dove

la conghiettura non abbia dato luogo

al l’errore , e dove la verità non fia_.

fiata pregiudicata o dalla credulità

del popolo,o dall’arbitrio degli fcrit-

tori . Anche la Colonna di Antonino p.7.

Pio, feoperta l’anno 1702, nel Cam-
po-Marzio, dove non fenefeorgeva
per l’addietro

, che una piccola fora-

mità , era flato creduto , che altro ella

non fbfle, fe non una colonna, alla

quale fi afHgeffero le citazioni fora-

nee j ovvero, che da efla il pubblico

A j baiv;
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bandifore fó(Ie folito citare le Tribù»

€ le Centùrie a dare i loro fuffragj nc.

i Septi je cheperò le fofle pollo il no-

p.8^ me di’Citatoria

,

Altri poi» tra i qua-

li ilNardini;, fu di parere, che la_.

ilefla fòfle una di quelle colonne , le

quali foftenevanó il portico di Euro-
pa , non molto di là lontano . Se ella

rblTe fiata difeppellita. di fotto le mi-
ne , Ira le quali giaceva ; il che è ma-
ravigliofo , come in tanti fecoli non_.,

lìa caduto in niente a perfona; la fuà

villa ,e lo fcoprimènto della iiiabafe

avrebbe fatto ceflaré il comune ingan-

no l Per verità nefsuno degli; antichi

P' 9> Scrittori , e principalmente P. Vitto-

re, Sello Rufo , e Sello Aur. Vitto-

re, non ne hanno detto parola, quan-

do per altro fon (oliti riferire le altre

pubblichc'gugiie , e colonne, della cit-

tà: il che fa credere al Sig. Ab. Vigno-

li ,
che la mede.lìma innanzi al IV. fe-

colo,. nongià dalle rovine de’ vicini

edifizj , ma dal terreno portatovi , fia

data opprefsa , e fepolta * Apprefso

rAnonimo , che nel IX. fecolo. de-

fcrifse le regioni di Roma
,
pubblica-

to dal Mabillone nel Tomo IV. d,e’

fuoi accenni
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qualche cofa , dóve dice , . . . TONI-
NI OBOLISCUM , cioè %4.ntonìuì

Qbelìfcus y e tanto più quanto la detta

colonna potè efser così chiamata da

lui , o pec diftingucrla dalla colonna

coclidex o. diciamola a chiocciola dì

M.. Aurelio, Antoninp, da lui fubipo

mentovata, o per efser’ella infatti co-

ftruita dejla medefima pietra , con_.

cui gli obelifchi comunemente eran

fatti . Ma quella autorità deirAnoni- P- >

mo è molto, bene diftrutta dal nollro

Autore , il quale fa vedere
,
eh?, d’al-

tro intende L’Anonimo, che della co-

lonna ,, della quale qui li ricerca, e

moftra , ed emenda ilvizio, del tefto

fopràllegato. Scende egli dipoi a dar- P- **•

ciuna generale notizia della medeli-

ma , e ne efpone la figura inun belliC-

Cmo intaglio. Ella è tutta dimarmo
granito, di rolTo, folito portarli da
Siene, cittadella Tebaide , e però
detto Sienite . La fua altezza è di fo..

piedii il fuodiaraetro prefo nel baflb

è di 6. e ’l fuo giro di io. Labafè poi
della ftclfa , tutta di un pezzo di mar'-

mo Pario,, per ogni lato, di eleganti
intagli fcolpita

,
ha i z., piedi di lar-

ghezza
, e X I. di .alte_zza . Nella fac- p. i

A. data
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data aH’occidente vi fi legge a lettere

capitali la feguente Infcrizione :

DIVO . ANTONINO . AUGU-
STO. PIO
ANTONJNUS. AUGUSTUS. ET
IVERUS. AUGUSTUS. FILII

I<i quella verfo i’oriente vedefi V ap<h
teofì , 0 fia la confagrazionc dello ftef-

fo Antonino. Nell’altrc due lacerali

feorgefi una decurftone, che ora direm-
mo torneamento , di gente a cavallo,

ed a piede .

a. Efiendofi trovato quello infigne

j>, 14. monumento in quella parte del Cam-
po-Marzio, che Monte citorio comu-
nemente vicn detta , fermali PAutorc
•a fare le fue ricerche intorno all’ eti-

mologia , ed all’origine di quel luogo.

Per quello che ne fpetta al nome, non
approva per giulli riguardi l’opinion

di coloro , i quali {limano, che fia

egli detto C/tmu, quali Mons Citato^

rum ,
perche il popolo Romano cita-

to per la creazione de’ Magiftrati , o

là vi portava i fuoi voti , o là vi fi ra-

dunava dopo averli portati. Altri poi

vollero , che così e’ venifie chiamato

,

quali Mons Septovum , dai prollimi

Septi ) 0 fia luoghi chiufi ,
dove fi da-

vano
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vano i fuffragj; o fecondo altri
,
quafì

Mons ^AcceptorHm y
ovvero ^ccepta^

bilis y
per dinotare coloro > ch’erano

aggradevoli al popolo nella elezione

de’ Magiftrati . Come tutte quell<i^ q

opinioni non hanno appoggio di au-

torità, cosi il noftro Autore credefi d’

ciTerein libertà di poterle rigettare ,

e fpone altresì le ragioni, che tiene di

confutarle

.

Preade con ciò l’occafione di di-

feorrere a lungo fopra i Septi fuddet- p. it,

ti, che pure Ovili vengono chiamati

dagli Scrittori , non perchè fieno fiati

fabbricati in quel luogo, dove Ro-
molo pafcolò un tempo le pecore, co-

me fiimòil Beroaldo -, ma perche pri-

ma d’eiTcre adorni da Lepido di porti-

ci marmorini, erano chiufi da cancel-

li di legno a foggia degli Ovili , come
appunto fe ne ha la figura in una me-
daglia di argento della famiglia Lici-

nia. In efiì radunavafi il popolo per

tenervi i Comi^/ , e non già per giudi-

carvi le caufe, come fembra, che fia

di parere tra gli altri il P. Montfau-
con nel Aio Durio Italico

.

Qi^fii Septi emno fituati nella e-
p.

firema parte del Campo-Marzio , vi-

cina.
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cinaalla Villa pubblica verfo il Cam-»
pidoglio: il che fi dimoftra con l’auto^

rità diYarrone, e con altri giudiziofi.

rifcontri , e principalmente col fe-

p. zz. -gnente fatto v Siila tornando in Roma
già vincitore di Mario , comandò, che
un granniimero di cittadini Romani,,
intorno al quale varie fono le opinio-

ni degli-Scrittori , fofle mandato a fil

di fpada nella medefima Villa pub-
blica, per vendicarli di loro , ch’era-

no fiati partigiani di Mario r Le gri-

da di que’ miferabili, racconta Seneca
nel fuo primo libra della Clemenza ,

che giunfero a farli fentire. fin dentro,

il Tempio di Bellona , dove per ordi-

ne diSilla erafi unito il Senato » Dal
che il noftro Autore prende occalìone

di far vedere la vicinanza, di quefta

Tempio alla Villa pubblica , e di con-

ciliare gli Autori, che fu quefio pro-

pofito han ragionato , non meno mo-
derni, che antichi 5 dimofirando an-

che più chiaramente di ogni altro il

vero fito de’ foprallcgati,. Con-
fiderà ia oltre , che in,due maniere è

fiato prefo anticamente ilmedefimo.

gl 28. Campo-Marzio . Alcuni con lignifi-

cato più largo j difierojch’egli
abbrac-

ciava.
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clava nonfolamente i Sefti , ma tuttà;

quella pianura j ch’è porta tra ’l Te ve-,

re , e ’l Campidoglio , tra ’i Quirina-

le, e la Collina degli Orti fino al

Ponte Milvio Altri piu rirtretta-

mente lo prefero per quella fola paia-

te , che anche in oggi Campo-Marzio

fi appella, efcludendone tanto il Cam-
po Tiberino

,
quanto i Prati Flaminj ,

e ’l Campo di Agrippa,dal quale traf-

fero il nome di ^grippiani anche i Se~-

pti. vicini , non punto diverfi da quev

gli , de’ quali fi è parlato finora dal

che il Sig. Vignoli conclude, cheef-

fendovero tutto ciò , rerta convinta-»

di falfa l’opinione di chi ha creduto ,

che da i Septi prendelTe il nome di Ci-

tor/o il Monte fuddetto, che nel vero
Campo-Marzio rta collocato

.

Per dar poi il fuo parere intorno ad
una tale denominazione ,, va egli con-

ghietturando ,che quel monte fia così

ftato chiamato dal bofjo Cìtorio, che
vicino al portico d’Europartava pian-

tato in gran copia di che fe ne ha rif-

contro in due Epigrammi di Mar-
ziale . Che al boflb fia rtato dato l’ag'-

giunto di Citorio dal nome delmoUr
ts CifOTn nella Galazia , è eofa in_j,

più

P-3
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più Autori notiflìma

.

Ji. Ricercando pofcia l’origine di que-
fto monte, non fa approvare il fenti-

toento , o di chi l’ha attribuita alla_»

terra quivi portata nella efcavazione

delle fondamenta della colonna cocli^

de di M. Aurelio, o di chi l’ha credu-

to nato dalle rovine del vicino Anfi-

teatro malamente detto di Claudio

per alcune parole di Svetonio non-,

ben dagl’interpreti confiderate; odi
chi finalmente fi è perfuafo , che quel

monte foflc anzi opera della natura ,

che degli uomini, a riguardo delle-»

amene collinette del Campo-Marzio

,

da Strabonc commemorate . In ulti-

mo egli fi determina a credere, che

al detto monte altro non fia, che_*

un mucchio d’immondizie , e di terra

portatovi nel corfo degli anni : di che

ognuno può facilmente rimaner per-

fuafo dalla fola villa di eflb . Noi più

volentieri fi fottofcriveremo alla fua

opinione per quello , che appartiene

all’origine di quello monte , che per

quello , che riguarda l’atterramento

della fuddetta colonna , alla quale-»

doverebbe ellere llato motivo di fom-

mo rifpetto c’I nome deirimperadorc
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al quale era fiata innalzata, e l’occa-

fìone jper cui gli era fiata innalzata.

3. Quantunque l’infcrizione, eie P-S7.

figure della bafe efprimenti la confe-

crazione di Antonino
,

fattagli da_.

Marco, e da Lucio fiioi fucceflbri ,

moftrino apertamente , che la colon-

na fuddetta fia fiata innalzata dopo la

morte di lui
,
pure il Sig. Abate Vi-

gnoli è di parere, che il Senato l’abbia

eretta a lui ancor vivo , e che que’

fimboli vi fiano flati aggiunti fola-

niente dopo la fua morte . A q^uefla

propofizione , che non fenza ragione

è fiata chiamata
( a ) unpuradojjo , ha

dato tutto il fondamento una fingolar

medaglia di bronzo efifiente in Fran-

cia nel celebre Muféo Foucaul:(iano ,

e comunicata dal Sig. Antonio Cal^

laudi faraofo antiquario Francefe ,al

Sig. Abate Fontanini, che al Sig. Aba-
te Vignoli poi ne fe parte. Rappre- p- j*.

fenta ella da una parte la tefia di An-
tonino radiata , con intorno:

TOlSlI'hiyS . AUG. TIUS . 'PP.TR. P.
COS . III. e nel rovefeio vedeiì una co-
lonna con le parole: F ELICIT^S
xAXJG> S. C. Dalle parole della meda-

glia.

(a) Joura, des Sfttv. Nov. J7c8./>,z86.
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glia non può venirli in chiaro dell’an-,

noprecifo, in cui ella folle battuta,.,

per non ellervi cfpreflb l'anno della

Podeftà Tribunizia , e perchè tra’l

terzo , c ’l quarto Confolato di Anto-
nino corfe un’intervallo di cinque an-,

ni, ne’ quali fu fempre, giuftailco-

ftume , chiamato Confolo la terza—

volta i Q^llo jche fe ne può ftabili-

re , lì è , che il Senato non potè innal-

zargli la fuddetta colonna, fenon i y.

o zo. anni
,
prima ch’egli morifle : at-

tefochè zo. anni corfero dal terzo

Confolato di lui fino alla fua morte,

c I dacché fu difegnato Confolo per

la quarta volta .

* Qui va l’Autore a parte a parte

confiderando
,
quanto la leggenda , e

la colonna di quefta medaglia polTa

ben convenire con la opinione' dàini

prodotta -, ma perchè poi e’ fi avvide ,

chela detta medaglia era un'impoftu-

ra di maliziofo falfario , ritrattò que-

llo fuo fentimento in una fua dotta

I.pifiolci , fcrittapofteriormente {a)

alloftelfo Sìg.Gallandi della quale

altrove noi pur faremo menzione *

. .
,

Omet-: ^

* OSSIRVAZIOÌ7E. *

(«) Remi ) afudFr, Genx.i*g. i/op- 4-



Articolo II. 19

Ometteremo pertanto tutto il ragio-

namento di qiiefto fuo terzo Capito-

lo*, e folamente avvertiremo j
ch’egli P’ 4®*

vi corregge \\ t'animi » il quale attri-

buì ad Antonino una medaglia di L.

Elio j che vi mostra il coftume del Se-

nato d’innalzare pubbliche colonne-»

principalmente a’ fuoi più illuftri ca-

pitani, tuttoché v’abbia efempio in L.

Jdinucio Augurino , al quale nefue-
retta una l’anno di Roma 314. per li

benefìzj da lui conferiti al popolo ,

mentr’era Prefetto dell’annona ,
che

ora in Firenze direbbefi Magiftrato

alla grafcia; e che viefponei meriti

,

e le virtù di Antonino , e l’amor del
‘

Senato verfo di lui , col rifcontro di

molti Autori , e facri , e profani > che

affai lodevolmente han parlato di

quefto nobiliflìmolmpcradore

.

4. Di quanti dall’adulazione p.^a.

Senato Romano furono infra gl’lddii
^

dopolaloro morte riporti, niuno ve
n’ha certamente , che abbia renduto
più degno di fcufa querto pazzo rito

,

che Antonino Pio , le cui lodi per'

fentimento del noftro Autoré', po-
trebbono egualmente bene appro-
priarfi a qualunque ottimo Impera-»^

dorè
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dorè Criftiano . Morì egli di letìtaJ

febbre in Lorio, ofiaLaurio, avito

fuo patrimonio, pofto nella ftrada

Aurelia, e lontano da Roma dodici

miglia . Segui la fua morte li 7. di

Marzo l’anno di Roma <>13. e i<ji.

deU’Era Volgare, fotto il terzo Con-
folato di M. Aurelio Vero , e ’l fecon-

do di L. Aurelio Commodo. Aque-
fìo computo foftenuto dalla comune
fentenza, e dalla fede degli antichi

monumenti, fi è oppofto Tommafo
Lidiat , Cronologo , foftenendo , che

non li 7. di Marzo , ma li 7. di Otto-

bre dell’anno medefimo fofle Antoni-

no ad altra vita paflato, conforman-

doli al parere di Eulcbio , e di Caflìo-

doro , i quali hanno attribuito ad An-
tonino dal giorno della morte di A-
drianofeguita addi io. di Luglio dell’

anno Sjii. diRoma, c i38.diCrifto»

23. anni ,e 3. meli d’imperio,

fì.
jt. Vien ribattuta dal Sigi Abate Vi-

gnoli l’opinione del Lidiat
,
primie-

ramente con una infcrizione , la quale

dice chiaramente, che l’anno di Roma
5)1 3. erano Confoli Marco , e Lucù)

fuddetti, il primo col folo aggiunto

diCefare, e diConfolo la terza volta.
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e ’l fecondo fenz’altra nota , che di

Confolo la feconda : il che è fegno, eh’

eglino in qucH’anno avevano affunto

il Confolato . Indi ne produce due-,

altre, una fegaata addì 25. di Marzo, p.jt:

l’altra addì 1 5. di Aprile , nelle quali

fta deferitto il Cófolato medefimo di

Marco , e di Lucio , ma con la giunta

all'uno j ed all’altro del titolo di

guflo) ilchemoftra evidentemente ,

chegiànel mefe di Marzo erafucce-

dutala morte di Antonino; poiché

fenza quella eglino non farebbono fla-

ti nominati Augufli ne’ pubblici mo-
numenti . Rinforza la fua ragione?.

con l’autorità di Dione , il quale pone
la morte di M. Aurelio li 1 7. di Mar-
zo ,

ed effendo certo , che quelli im-
però dopo Antonino i S. anni

, e 1 1.

giorni j come lo fpecifica Clemente
Alefsandrino , retrocedendo appunto
undici giorni , fi troverà, ch’egli co-

minciò ad imperare non li 7. di Otto-
bre , ma li 7. di Marzo , che fu l’ulti-

mo dell’Imperio, e della vita di An-
tonino. Fa poi vedere, che Eufebio

,

e Caifiodoro
, alla cui autorità fi è at-

tenuto il Lidiat, non fono flati mol-
to diligenti nel notare gli anni deli’

Im-
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Imperio di Antoninoie che Sette? Au-
relio Vittore e ttatocontra ragione

riprefo , e corretto dalla famofa An-
na Dacier. Conferma in oltre la du-
razione dell’Imperio di Antonino»
che fu di 22. anni, 7. meli, e 27.

giorni , col giorno della morte di

Adriano efpreffb chiaramente appref-

fo Sparziano nella Vita di lui fotto li

IO. di Luglio: poiché dai 7. di Marzo
dell’annodiCritto 161. tornando in-

dietro col computo per lofpazio fud-

detto, che durò l’Imperio di Antoni-

no y troveremo l’anno » e’I giorno

precifo della morte di Adriano» cioè

li IO. di Luglio dell’anno di Critto

1 38.eirendo egli in età d’anni òz.mefi

y. e giorni ip. e dopo aver tenuto 1’

Imperioanni 20. e mefi i i.il che fi di-

mottracertiflìmo anche col rifeontro

delle medaglie > e delle infcrizioni,

dalle quali fi vede » ch’egli non fo-

ftenne più di XXL volta la Podeftà

Tribunizia.

Dopo sì belle prove » che moftra-

no il Vero tempo dell’Imperio , e del-

la morte di Antonino ,
parerebbe,

che nulla più rettafle a defiderare agli

ftudiofi intorno a quefto propofito i

ma
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fna il noftro Autore non fi è fovr’eflfe

fermato , ma per maggiore evidenza

ha voluto addurne alcune altre , tutte

ingegnofe ,
e fingolari ; cioè a dire > p. f/.

ora efaminando il primo anno, in

cui queft’Imperadorc affunfe la Pode-

ftà Tribunizia , che fu anche il primo,

in cuiafifunfe l’Imperio j ora fpiegan- P* 5 **

doun’autorità di Tolommeo , la qua-

le fi legge nel lib. XI. e nel cap. I. del

fuoAlmagefto, oraconfiderando al- P'^P'

cune parole di Giulio Capitolino nel-

la Vita di M.Aurelio, malamente.»
intefe dal Cafaubono , dal P. Pagi , e

da altri', ed ora finalmente recando
nuovi rifeontri , che qui non è luo-

go di riferire

.

Stabilito il tempo precifo della.»

morte di Antonino , affai più facil-

mente fi determina il giorno della.^

fua nafeita , e’I tempo della fua vita

,

fopra il quale diverfamenté ragiona-
no gli Scrittori . Moftrafi pertanto

,

ch’egli nacque addì 1 3 . di Settembre,
effendo Confoli Domiziailo per la.»

XII. volta, e Cornelio Dolabella: il

che fu l’anno 835?. di Roma, eS6 .

dell Era Volgare ; dal qual giorno,
ed anno numerando fino a i 7. di Mar-

zo
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zo dell’anno di Roma fjij.e i^i.di

Crrfto, in cui Antonino pafsò di vi-

ta j fi vedrà , ch’egli viffe 74.anni, y.

mefi , e 17. giorni.

p. 64* Ora l’Autore tornando al fuo pri-

mo propofito , e ftando fermo fu la

fua prima opinione
,

pafla a dire-.

,

che fra gli onori infiniti decretati dal

Senato alla memoria di Antonino,
uno fu parimente il far aggiungere ,

alla colonna erettagli in vita, benché

ad altro oggetto ,
i contralTegni della

deificazione di lui , e fopra la medefi-

ma la fua ftatua coloflTale
,
quale

appunto nelle fuemedaglie fi rappre-

fenta. Cosi anche la colonna di Tra-

jano innalzatagli in vita dal Senato,

dopo la fua morte divenne fua fepol-

P-6J. tura. Le ceneri però di Antonino

non furono ripofte ne fopra la fua co-

lonna , ne fopra quella di M. Aure-

lio , come il Ciaconio ebbe a credere }

ma bene entro il maufoleo di Adria-

no, detto in oggi Calici Sant’angelo.

Provafi quefto con l’autorità di Capi-

tolino,econuna infcrizione ivi pofta,

nella quale non fegli dà l’aggiunto di

Divo, poiché ella gli fu fcolpita Libi-

to dopo morto e fepolto , e innanzi
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la. confacraaione, la quale non era itf

coftume di farli, che fette giorni do-

po la morte, ficcome narra Erodia-

no . Ma tuttoché la fuddetta colonna

non fia il vero-fepolcro di Antonino ,

può dirli nondimeno come un’altro

fepolcro, equali o«or<ir/(J dilui , co-

me in altro propolito lafciò fcritto

Svetonio di quel di Claudio, crettor

glidall’efcrcito . In tal maniera que-
lla colonna, la quale potrebbe diri?

non meno della fepoltura di Ettore

apprelTo Virgilio, tumulut , è
una (pecie di cenotafio

,

quale appun-
to viene appellato da Lampridio quel-

lo di AlelTandro Severo nelle Calile a

differenza del vero fepolcro erettogli

in Roma: CenotaphiuminGalUat

mos amplijjìmum fepulerum meruit:io~

pra il qual propolitoli rimette l’Au-

tore
, a quanto ne hanno fcritto il

Kircraanno nel fuo libro dei funera-

li de’ Romani , e’I Meurlio nelle fue
annotazioni fopra Licofrone

.

Ponendoli l’Autore a trattar nel p.
V. Capitolo dell’aggiunto di Diva
dato ad Antonino nella infcrizione^'
della colonna , moftra egli primiera-
mente , che quello non li dava dal Scy

Tomo V. B nato,
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nato , fe non a i Principi già deiòinti,

e dopo la loro confacrazione . Come
di paflTaggio , n’eccettua egli Traja-

no padre dell’Imperadore Trajauo ,

il quale , benché privato , e non con-

facrato j trovali onorato del titolo di

D/vo infiemecon Nerva in una rara

medaglia nel Muféo Mediceo efiften-

te . Così anche al giovane Antinoo al-

cune città della Grecia
,
per adulare

Adriano, diedero nelle medaglie il

titolo di Eroe » che preflb i Greci cor-

rifpondea quello di Divo, non mc-
no che l’altro, di©«oJ, o . Il

folo Romolo fu chiamato Dio ( Deus)

dai Romani: gli altri erano denomi-

nati oZ)/v/, o Divini, oDivales.ln

p.73. altre medaglie leggefi Dso ^ugujlo j

ma elleno furono fatte battere o da_.

Gallieno , o dalla Colonia Tarraco-

nefe, la quale compiacquefi d’imita-

re l’adulazione de’ Greci. Altri Impe-

radori fecero intitolarli Dei in vita j

ma dopo morte non furono detti, che

p.r4> Divi . La diftinzione , che pafla tra

quelli due termini , ci è infegnata da

Servio nella fua fpofizione dell’Enei-

de lib.S‘ dicendo, che gli Dei

fono eterni di origine , e i Dm diven-

nero
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néro tali , d’uomini che prima erano,

e però cosi detti
,

qnafi qui àìm obie-

rim .
. . u

Alcuni moderni han creduto , ené

l’aggiunto di Divo potelTe elTcr dato

ne’ pubblici monumenti agl’Impera-

dori anche invita . Il loro ragiona-

mento vien convinto di falfo , e d’in-

fulfiftente da quello del noftro Auto-

re. Le medaglie, che fi adducono in

comprovazione di cosi erronea fen-

tenza , fono di fede fofpetta
.
Quelle,

che coll'infcrizione di Divus ^ugu-

flus , e di Diva ^ugufìa furono battu-

te ad Ottavio, ed a Livia , fono le-

gittime , e fincere -, ma quelle fola-

mente gran tempo dopo la loro mor-
te furono in loro onore battute fotto

l’Imperio di Claudio, il quale permi-

fc alla memoria di Livia l’onore dell’

apoteofì y negatole da Tiberio -, e però
elleno malamente fi ripongono in fe-

rie fotto Tiberio dairAngeloni,qrian-
dò debbonfi riporre più giuftamentc
fotto Claudio per la cagione fuddet-
ta . Egli è ben vero , che ad Augufto
vivente fi confacrarono altari, e tem-
pli , s’inftituirono facerdoti , ec.co-

nac ad un Dio ; ma ciò fi olTerva elTer

£ z fatto

p- 7 f.

p.76.
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fatto nelle provincie, e non in Roma^

,
nc col confenfo del Senato , il quale
folamentc dopo la morte di lui cotali

p. Si. onori permifegii
, Quindi TAntore

efponeun luogo di Vittore con un’al-

tro di Svetonio , dalTerudita Signora

Dacier non molto bene fpiegatoj e di-

poi dà a vedere, con quanta mode-
razione quelV Imperadore ricufalTe d’

efler cognominato non folo Dio > ma
Signore , allegando alcune parole di

Filone, di Svetonio, e di Tertullia-

no ,
e confutando l’opinione di G. G.

Volilo, il quale foftenne , che \'apo~

cantata da Ovvidio nel fuo efilio

ad Augufto , folle fatta in tcmpo,che

quelli ancóra viveva , quando da i

veri! medefimi del Poeta tutto il con-

trario m.anifeftamente apparifee

.

6. Il titolo di jD/Vo , chedavail al

confacrato, diveniva un nuovo pre-

nome per lui, omelTo quellojche in

vita egli era folito di portare . Deb-

bono però eccettuarfene Tito Vefpa-

lìano , e Marco Antonino ,
i quali

con quello diD/wconfervarono i lo-

ro prenomi, forfè per elTer così di-

fìinti da i loro pad ri , onde l’qno tro-

vali fegnato nelle medaglie é nelle-.

inferi-
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infctizìoni Diviis T.f^efpafianus y c 1

altro Divus M* uintoìiinus . Quello ti-

tolo non era accompagnato da tutti

que’nomi , i quali il confecrato avea

goduti durante fua vita ; ma fola-

mente da quelli ,
i quali gli erano

ftati più in ufo . Così Antonino non

fi trova fegnato nella bafe della co-

lonna, che col cognome di P/o ,
tra-

lafciati que’molti , che perTaddietro

gli erano flati aflfegnati ,
come fareb-

be a dire , xAnrelio , Elio > ^Adrìcino ,

Fulvo y Bojonioy cd ^rrio»

Rende qui ragione il Sig. Abate-» p^851

Vignoli di tutti quelli nomi dati ad

Antonino.. Dice, ch’egli ebbe il pre-

nome di Tito da quello dell’avolo , e

del padre j ficcomepure dal loro co-

gnome ebbe il cognome di FulvOy^^-
Jamente detto Fulvio da alcuni . H
nome di Aurelio era quello della fua

famiglia , illuflre anche ne’tempi del-

la Repubblica . Fu appellato Eliì)
'

Adriano dalFadozione , che l’Impe-

radorc Elio Adriano fece di lui : Bojo^

me dal nome dell’avola materna, la

quale fu Bojonia Procella . Il nome di

idntonino era il cognome della fami-

gli^Arria ^ eh era quella del mater-

B I no



30 Gl CRN. De’ Letterati
no filo avolo j il quale fu quell’Arrio

Antonino due volte Confolo, di cui

parlano Capitolino in Antonino Pio
,

e Vittore nell’ Epitome . 11 nome di

%/tnconino pafsò ne'Principi fuccclfori,

e fa in fomma venerazione appreflb

il popolo, cd il Senato. L’ultimo

degli Antonini fu l’indegno Elagaba-

lo , tuttoché alcuni {limino , che an-

che i Gordiani follerò detti Antonini i

ma con Tautorità di Lampridio, di

Capitolino, e di moltidìme infcrizio-

ni, e medaglie greche provali, che

furono detti nca ^Antonini »

Il cognome di Tio > il quale fu poi

comune a i fuffeguenti Imperadori ,

ma come titolo di dignità a fomi-

glianza di quello di ^ugujìo y fu da-

to ad Antonino , come titolo di vir-

tù , e non già tanto per la fua pietà, e

religione, che in lui furono fingola-

ri
,
quanto per l’attenzione e per la

cura , ch’ebbe di Elio Adriano nel

tempo della fua vita , c per gli ono-

ri , che gli procurò dopo morte. An-

zi è notabile , che folamente dopo

la morte di Adriano egli ottenne il

fopranomediT/oj mentre le meda-

glie, dove egli col fcmplice titolo di
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Cefare viene cognominato, fon fen-

za quel fopranome

.

7. Dopo aver parlato ampiamentep.ioi.

di Antonino Pio , il noftro Autore fi

avanza a parlare nel Capitolo VII. di

M. Aurelio, e di L. Vero. Dal tem-

po di Augufto fino a quello di Marco,

ogni Imperadore tenne da per fefolo

le redini dell’Imperio . Marco fu il

primo , che vi aflbciafle un collega,

e quelli fu Lucio , da lui adottato per

figlio. Lo dichiarò fuo collega , non
già un mefedopo, ma fubito dopo
la morte di Antonino : il che fi diitìo-

ftra con molte autorità di Scrittori, e p- Jos.

particolarmente con una bella infcri-

zione ritrovata in Pozzuolo l’anno

1703. nella quale vedefi chiaramente,

che addì 20. dello fteflb mefe di Mar-
zo , in cui morì Antonino

, cioè a
dire 1 3. giorni dopo la morte di lui,

Lucio viene onorato col titolo di ^u-
gujlo infieme con M.Aurelio

.
Quella

infcrizioncfta regillrataa f.323. del-
la Raccolta

, che fi legge dietro la

Dififertazione
, di cui parliamo .

L’adozione, e la dignità fecero
cangiare anche a quelli due Impera-^'
dori i loro nomi primieri

.

. M. Aure-
fi 4 lio
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lio chiamoffi da principio C.^tilìo Se-

vero per cagione dell avolo fuo ma-
terno . Morto tAnnìo Vero fuo padre,

fu adottato da Annio Vero fuo avo
paterno , e prefeil nome del padre.

Per riguardo poi di Adriano, e di

Antonino cognominoflì "Elio .Aurelio ,

co i quali due nomi ritenne anche-»

quello di Vao. Il prenome di Marco
fu portato da lui innanzi d’efler’ Au-
gnilo -, ma non ebbe il cognome di

ìo^.xAntorlino ì fe non dopo la morte di

lui . Menò liravagante non fu la mu-
tazione de i nomi di I.ucio Vero . Egli

dalla nafeita chiamavafi Cejonio Corti-

modo. Dopo l’adozione di M.Aurelio
appelloflì non più Cejonio

,

ma L.Elio

Jiurelio Cmmodo. Aflbciato poi da

Marco aUlmperio , ricevè il fopra-

nome di Vero > che già era flato di

Marco , e lafciò quello di Cvmmodo .

ip.106. Di tutte le fuddette cofe reca l’Au-

tore e le ragioni , e le prove. Quindi

movefiegli una difficoltà prefa dalla

celebre Apologia di Atena gora a favor

de i Crifliani , la quale fu intitolata

(da lui : Jmperatoribus M- Murelìo An-
tonino > & L. Aurelio Com modo , Ar-

meniacis , Sarmaticìs

,

> ({uod ma-

ximum
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xìmum efl.Thilofophis : nelle quali pa-

role fifcorge, centra il già detto ,

che Lucio dopo la morte di Antonino

Pio ancóra Commodo fi appellava . Ma
feioglie la difficoltà col nioftrare, che

una tale infcrizione ,
anche per fenti-

mento d’uomini verfaciffimi nelle-#

materie Ecclefiaftiche , non fu opera

dello fteflb Atenagora , ma vi fu ag«

giunta in progreflfo di tempo da per-

fona non molto bene iftruita ne di li-

mili cangiamenti di nome ,
ne della

Storia Romana : imperocché quivi fi

attribuifee a quefti due Imperadori
unitamente il nome di SarmaticOy il

quale non fu confegiiito da ^larcò
per la fua vittoria contra i Sarmati >

fuorché molti anni dopo la morte di

Lucio, cioè a dire, nell’ anno xxx.

della fua Podeltà Tribunizia , che fu

Tanno di Roma , e 176 . delT
Era Volgare: il che rende fofpette e
le medaglie di Antonino prodotte dal
Mezzabarba fegnate colla P. Trib.
XXIX. aggiuntovi il titolo di Sarmati-
co y e la infcrizione* portata dal Sig.

Dottor Gatti nella fua Iftoria della-*

Univerfità di Pavia , dove M, Aure-
lio è denominato Sarmatico co41a nota

i3
)

dei-
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d.ella P. Trib, xxvii. e un’altra me-
daglia pur dallo fteffo allegata colla

P. Xrib.xiv.

Anche il nome di Fihfcfo dato^

egualmente a Marco, ed a Lucio po-

trebbe far fofpettare di falfa la fud-

detta infcrizione, come poco conve-
niente al fecondo ; e di fatto il Re-
chenabergio nelle Annotazioni fatte

da lui &ÌÌ’apologia di Atenagora ne

giudica affatto indegno. Ma il no-

flro Autore prova affai bene > che an-

che a Lucio , benché dato aivizj, e

alle diffolutezze , potcffe convenire-

tal lode, adducendo l’autorità di

Capitolino , e quella della prima

^pclìgfit di S. Giuflino Martire , che

comunemente cbiamafi la feeonda^

dove Marco , c Lucio fon col nome
di Filfifofi egualmente onoraci. E

perchè quivi il Santo dà allo fteffo

Lucio il fopranomc di yerijjimo , paffa

l’Autore ad accennarne la cagione >.e.

dice , che Adriano dopo la morte del

padre di Lucio lo chiamò %Annìo Vc-

v^jjìmo y e che dopo aver prefa la to-

ga virile eglifu nominato

HO y e ciò per l’amore da lui alla verir

tà pro,fe0àto, j.-c per la tua fevo'czica.



Art I COLO IL
nel fbftcnerla . E quafichè canti nomi
ancóra non gli foflTero fufHeienti,

Marco aggiunfe a lui quello di into-

nino , di cui però non fe ne trova tif-

contro, fuorcliè negli Storici,* iTcco'-

me allo fteflb Marco fualtresi aggiun-

to quello di Tio : la qual denomina- p.t i |>.

zione diede motivo ad alcuni di con-

fondere M. Aurelio con Antonino , c

di credere ,, che la colonna coctide di

quello folle ftata eretta da lui ad An-
tonino-, a riguardo , che nella fua

infcrizione vi fi legge : Divm M. ^An~

tonìnusVius t quanxlo egli è chiaro»,

ch’ella fu eretta dal Senato in onore
di M. Aurelio dopo la morte di lui

Egli è ben vero , che come M. Au-
relio ebbe in vita il fopranomc di TiOy
cosi quello non fe gli diede nelle me-
daglie , che dopo morte. Quelle,
che fi veggono con la teda di Antoni- p. «17-..

no già confacrato da una parte , e con
una colonna tutta lifcia , efenza in-

taglj dairaltra , e intorno la leggen-
da Divo Vio S.C. furono battute ad
Antonino, ev’è ragione di credere,,
che quella colonna fia quella appun»-
to , della quale in quell’ Opera fi ra-
giona

, e non già la cociide diM. Aa-
B 6; relioa
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relio, Ja quale non ha alcuna fomi-

glianza con l’altra . Che fe di eflfa non

fi vede memoria nelle medaglie,.

,

come per altro di quella di Trajano

parimente a chiocciola ne veggiamo ,

non è da farne gran cafo. Non tutte

le cofe ci vengono efpofte dalle me-
daglie . In efle non ci viene rappre-

fentato ne il Maufoleo di Augufto,ne

quel di Adriano , ne il .fettizonio di

Severo , ne il Panteon di Agrippa j e

pure qual’opera più nobile e più ma-
gnifica di quelle polliamo noi figu-

rarci ì Si dilTotterrano in oltre di

giorno in giorno nuove medaglie, e

può elTere , che un giorno alcuna fe

ne difciiopra con la fuddetta colonna

I jj di M. Aiirelio.Ce ne porge un’efempio

il Sig. Abate Vignoli in una medaglia

di Adriano novellamente trovata-.,

della quale ne dà la figura , e infierae

la fpiegazione

.

.U7 . 8. Efpofta la infcrizione intagliata

nella bafe della colonna al lato occi-

dentale, pafla l’Autore allafpofizione

dei badi rilievi figurati nella facciata

orientale della medefima . Vi fi feor-

gc in primo luogo Antonino infieme

con Fàtiftina fua moglie fedente foprà
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un giovane alato. L’Imperadorc hap.iiS.

la tetta fcoperta , (imbolo confucto di

quegli 5 che venivano collocati nel nu-

mero degl' Iddii . Tienigli nella de-

lira io fcetcro ,
fu la cui cima^fta un*

Aquila fcoipita fopra un globo 4

Con ciò dinotali la fua dignità Impe-

riale, e non g^'à la fua deificazione ,

comechè fia tale lo fccttro, che i Gen-

tili in mano a Giove fi finfero. Le
due Aquile , che al di fopra fi veggo-

no 5 una dalla parte di Antonnro , Tal-

tra da quella di Fauftina
, elprimono

la confecrazione e dell’uno
,
e delTai-

tra noneffendo l’Aquila nc infolito

ne improprio fimbolo anche delle

femmine deificate, quantunque il pa-

vone fofi'e il piii ufitato perette. Que-
lle due Aquile non foftengono ,

accompagnano i due Augutti , i quali

végono foftcnuti dal bel giovane ala-

to, che s’interpreta effere il genio del

mondo: il che dirnoftrafi
^
per aver

lui nella mano finittra ima sfera coa^
la luna crcfcente, e con cinque ftelle,

tagliata nel mezzo da una fafciacon_,
parte del zodiaco

, in cui apparifcono
la metà del Toro , e i fegurdeirA^rie-
te, e de iPefci, i quali fi riferifconoi

0 a.1
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o al tempo della morte di Antonino »
che fu li 7. di Marzo , o a quella della

fua confecrazione, che fegiiì li 14. del

P'’34‘medefimo mefe. Sta attaccato allo

fteflb globo un ferpente , in atto di

mirar fifo il giovane alato j e TAuto-
re dice , eh’ e’ poifa crederli il Drago-
ne dell’Efperidi »pofto tra le due Or-

^'^^‘fenel Cielo, qualei Poetilo fingono j

ma poi meglio argomenta j.ch’egli fia

l’anima del mondo » rapprefentato

anche dagli Egiziani in un ferpente

con jeroglifico mifteriofo

.

j
Non elTendofi favellato finora di

^^'Fauftina moglie di Antonino, l’Auto-

re ferma il difeorfb fopra di lei con_,

molte curiofe oflfervazioni . Mortel-

la nel terzo anno deM’Imperiodi Aa-
tonino, in età d’anni 3

6^. meli 3 .e gior-

ni 1 1. come da una infcrizione rica va-

li . Le fregolatezze della fua vita non
impedirono , che il Senato per far co-

fi grata ad Antonino fuo marito ,
e a

Fauftina f«a figliuola•» e moglie diMi.

Aurelio, non le facelTe dopo morte

ogni dimoftrazione dionore, finoad

erigerle un tempio, eadeftinarlele-»

SUminiche , o fia le Sacerdotefle , fa-

fitadone tirar, nel Circo la ftattia di

cera.
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cera entro un cocchio, come quelle

degli Dei : in prova di che lì produco-

no , e G fpiegano alcune rare meda-

glie . Dopo ciò olferva che come el- p.145..

la morì prima del marito , così il Se-

nato fe battere in omir di lei un gran

numero di medaglie col titolo di Di-

e che s’ingannò rAngeloni j il

quale credette , che quindi argomen-
tar Gl do vefle , che quello titolo le Gof-

fe in vita aflegnato .

Tornando poi a i baGì rilievi
, dice P-M4?-

iJ noftro Autore , che. il velo ond’è

coperta la te.fta di Fauftina , èGmbolo»
di confacrazione . Egli è ve^o eh’ e’

non era Embolo sì neceflfariojche non
G trovi talora omeflb nelle medaglie
delle Augufte confacrate» ma ancóra

è. vero , che ninna Augufta ritroveraf-

G velata, che nonGa altresì confacra-
ta . Se n’ eccettua Livia di Augufto ,

Antonia avola di Caligola,, e Agrip-
pina madre di Nerone; le quali per
diverfe cagioni furono efpreffecol ca-
po velato,, benché ancóra non avene-
ro ottenutogli- onori divini. Maco-
me nelle femmine l’andar velate in vi-

ta era Embolo di facerdozio e in>

motte dLconfaqra^ionej negli uomini
sii’
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all’oppofto egli non era altro fegno ,

che di Sommo Sacerdozio: il qxul’ufo

durò fino a i tempi di Coftanzo Cloro,
dopo i quali gli Aagufti confacrati co^

minciarono a vederli velati •> il che_,

dimoftrano le medaglie, e quelle^»

principalmente dello ftelTo Coftanzo,

di Mallìmiano , e del gran Coftanti-

no. A qiicfta opinione fi è dichiarato

contrario il dotrffiìmo Sig. Gisberto

Cupcro , il quale interpreta il capo

velato di Giulio Cefare , rapprefenta-

to nelle medaglie , come fimbolo di

apoteoft y e non di pontificato. Ma ’l

Sig. Abate Vignoli fa vedere , che nel-

la medaglia , dove lo fteflb Cefare

viene intitolato Augure, o Pontefice

Mafiìmo , egli'vi fi fcorgc velato : il

che è prova di pontificato, é non di

confacrazione

.

5). Il giovane , che al lato deftro di

fotto fta mezzo ignudo , e diftefo , te-

nendo un obelifco , altro none, per

quanto il nolko Autore ne giudica-.-,

che il Genio della Immortalità . Ne
aflegna per prova il fuddetto Obelif'

co, il quale foleva innalzarli dagli

Egiziani alla memoria perpetua degli

uonaini infigni , dandogli figura pira-

mida-
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fnldale per la ftefla cagione. AlIxj'p.iJ't

parte finiftra inferiore vedefi la figura

della Dea Roma, della quale eglino

dà la defcrizione, e la fpiegazione j e

perchè a’ fuoi piedi fcorgefi un muc-
chio d’armi , ed ella Ita armata d’el-

mo e di feudo, in cui ve la tefta di Me-
dtifa , dice , che ciò non è fatto per al-

ludere alla vittoria di Antonino con-

tra i Britanni
, ma per meglio rappre-

fentare la medefima Roma, quale

appunto nelle medaglie , e ne’ baffi ri-

lievi lì raffigura

.

PalTando poi alle due altre facciate

laterali della bafe della deferitta

lonna , dove fi trovano efprclTe decur-

eqiieftri, e pedeftri , neanche
quelle, dic’egli, lignificano qualche
fpedizione militare di Antonino; ma
debbonfi riferire alla pompafunerale
celebrata nella morte di lui, nella»,

guifa appunto, che quelle folevano
farli da i Romani intorno a i roghi
de’ Capitani defunti, dette caflrenft
daH’cfscr fatte nel campo, a diffe-

renza di quelle, che fi facevano nel-
la città, quali furono le celebrate nell’

efequie di Pertinace , dette da Dione
iroK/rrMs^ cioè Urbane. L’ordine te-

nato



41 G lORN. De’ Letterati
nuto in fimili decurfìonì era , che pri-

ma fi piegava in giro alla fìniftra, e
pofcia un’altro fe ne faceva alla deftra.

Aflegnafi poi la cagione
,
per cui Dio-

ne lechiamafse anche Tirrichie ,cioè

,

per aver prefo il nome da un certo

Pirro 5 che ne fu l’inventore j e le giu-

dica il Mercuriale corrifpondere ap-

punto a quelle, ch’ora diciamoMo-

. Il corfo equeftre chiamato

Tìrrica , nel quale i fanciulli fi eferci-

tavano nel Circo , era detto anche
Troja , e Afcanio

,

fecondo l’autorità

di Virgilio, nefu il primo inftituto-

p.i6i, re . efso Afcanio è probabile , che

il capo di quefto giuoco fofse appella-

to Trmcipe della gioventà ,
cioè a dire,

deH’ordine equeftre : come dopo Ca-

jo figliuolo di Augufto, e dopo Lucio

Cefare, e Germanico, divenne un_.

titolo particolare de i figliuoli degl’

Imperadori , deftinati eredi dell’Im-

perio . Era in oltre coftume , che in

f-iez-uìi decurfìonì intervenifsero anche i

figliuoli , e i congiunti del morto . Se

il tempo non avefte guafte le immagi-

ni fcolpite nella medefima bafe, può

efsere, che vi fi farebbono ravviìate

anche quelle di Marco , e di Lucio,all’

amor
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amor de i quali dee la memoria di

Antonino un monumento si illuftre

.

* Conciò termina la erudita Dif-

fertazione del Sig. Abate Vignoli.

Tra gli altri l’ha riferita con lode an-

che il Sig. Clerico nel fuo famofo

Giornale {a). Tutto il rifpetto , che

a quefto infigne Letterato portiamo

>

e tutta la gratitudine > che dee con_j

noi profcifargli ITtalia tutta, della

quale in più luoghi sì vantaggiofa-

mente e’ ragiona
,
non potranno fare,

che noi prefentemente non avvertia-

mo certe minuzie occorfegli nella re-

lazione di quefto libro , nelle quali

pare, ch’egli non abbia molto bcne_»

oflervata Tintenzione del noftro Au-

tore . Il che però non fi creda, che da

noi fi faccia per defiderio di notar di-

fetti nell’Opera fua, ma bensi, ac-

ciocché l’efempio di lui giuftifichi in

altra occafione anche qualche noftro

trafeorfo e tanto più coraggiofa-

mente lo facciamo
,
quanto che egli in

altra occafione ha praticato il medeli-

mo, là dove (b) riferendo la dotta.»

Opera

* OSSERV^Z IO NZ. *

faj mbl. Choif. Tom.XII. jirt.IV. p. 17 I.
r-_ .
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Opera Anatomica (a )

del Signor

Cìambatifla Mugugni porta diftefa-

mente que’ luoghi , ne’ quali i celebri

GiornalilH di Francia, e di Lipfia fi

fono alquanto dilungati dalla traccia

del chiariflìmo Autore

.

I. Aveva detto il Sig. Abate Vi-

gno!! jclie Publio Vittore, Serto Ru-
fo , e Serto Aurelio Vittore non han-

no fatta menzione della colonna di

Antonino . CiòfAfofpettare , dice qui

{^b) il Sig. Clerico, ch'ella fia fiata

cpprejja dalle -mine delleprojfime cafe ,

avanti ilfecola quarto .

L’Autore tutto all’opporto fortiene,

che querto non fia avvenuto dalle ca-

fe rovinate , ma dalla terra colà por-

tata; non ex coUapfìs domibus , fed ex

terra illue delata

.

E altrove , dopo

averne prodottele pruove , e lecon-

ghietture , dice efpreflamente lo ftef-

fo , moftrando , che anche il monte

Citorio fu formato non d’altra mate-

36. ria, quam terrai fordibufque fequiori

atateeoperduUis

.

1. Indite maniere aveva fcritto il

noftro Autore , «he potelTe prenderli

il

(i) Adver/arìo Anatomua.prima .

<b} Ivi,p. i/S.
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il C.ifnpo-Marzio:runa in fignificato

più largo /Taltra in più ftretto
.
Que-

fta feconda viene dal Sig. Clerico (a)

conceputa in fomigliante maniera :

cioè
,
perumparte di quella,pianura >

che abbracciava il campo di ^grippa , e

i Trati Flaminj ,

Diverfamentc però ragiona il Sig.

Abate Vignoli , aderendo ,
che tanto

il Campo Tiberino, quanto il Campo
di Agrippa , e i Prati Flaminj , benché

fieno già dati parte del Campo-Mar-
zio , erano efclufi dalla denomina-

zione di edb ; e che appellavafi Cam-
po-Marzio folamente quella parte di

tu cto il Campo-Marzio , che ancóra in

oggi lo ftelTo nome ritiene, non mai
diverfamentechiamata: StrìPliori au-

p,

temfenfu tam Campus idem Tiberinus ,

quem eum Minori eumdem nonnullifor
ciunt, quam Ca-mpus Mgripp^Cy&Tra-
ta Flaminia, Ucet Campi Marciipartes
fuerint , ab illius nihilominus appella^

tione , novispoflea nominibusacceden-
tibus yutplurimumexcludebantur : ac-

que ea tantum totius Campi Martiipars
Campus Martius vocabatur

, quas ad-
buc badie id nomen retinet, i mpote quoi.

num-
(a)
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mmquam aliis nominibus c fflt

.

j. Più fotto (dj dice il Sig. Cleri-

co , che Antonino morì li 7, di Mar-i

zo dell'anno CLX. dell’Era Crifliana.

Stando col computo del Sig. Aba-
te Vignoli convien leggere l’ Anno

p-So. CLXI. Quello nondimeno puòefsere

un fempliee errore di ftaropa : ma co-

sì non può dirli di quel che fegue

.

4. Il titolo di Divo dato a qualche

Imperadore ,0 a qualche Principe fuo

parente , dinota , ch’ei fofse morto in

quel tempo, e pollo nel numero degli

Iddii. Tanto dal noftro Autore ad

evidenza dimollrafi nel V. Capo . Ri-

flette qui
(
b ) il Sig. Clerico , che egli

,, n’eccettua il padre dell’Imperadore

,, Trajano, il quale, quantunquepri-

„ vato , e vivente , è però nominato

,, Divo con Nerva in una medaglia

,, del Gran Duca di Tofcana . „ Di-

poi fu quello propofito dice le fegucn-

ti parole . „ L’Autore non fa quella

,, ofservazione , che di pafsaggio , e

,, in una parentefi . Sarebbe flato de-

„ fiderabile , ch’egli avefse prodotta

5, quella medaglia: poiché la cofa è

,, affatto flraordinaria , e quali incre-

„ dibi-

(a) Ivi,f. 170. Qb) lvì,p.\7Ì.
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„ dibile. Per altro egli dappoi ra-

5, giona in maniera, che pare , che

,, renda quella medaglia fofpetta . ,,

E veramente farebbe cofa incredi-

bile, feilSig. Abate Vignoli avefsc

afserito , che in una medaglia fofsc

flato dato il titolo di Divo al padre

deirimperadorc Trajano
,
quantun-

que privato y e vivente • Ma a lui nell’

accennata parentefi non ufcì di bocca

sì llrana propofizione ; ma folamente

afseri, che il folo Trajano, padre

dell’Imperadore di quello nome, ben-

ché morifse privato , e non avefse do-
po morte la cerimonia della confa-

crazione , vien chiamato Divo infie-

mecon Nerva nella fuddetta meda-
glia . Ecco le fue parole : Satis eX'

ploratum efl enim , quod apud veteres

Pfimanos (ftunum Trajatium Trajani

Jmptratoris
,
patrem excipias , quipri-

viliusticet i&non confecratus yinprje-

fiantijfmo tamen nummo Mediceo Di-

wxseum Klerva dicitur)ita ii Trincipes

omnes denominabantur
, qui pojì mor-

tem inter Deos relatijamfuerant .Tut-
to quello è verillìmo

, e non ha bifo-

gno di maggior prova , Trajano, pa-

dre di Trajano Augullo , era morto

,

anche

p.70.
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anche fecondo il VailUnt {a), fotto

rimperio di Domiziano • Il figliuo-

lo Trajano
,

per l’adozione di Nerva
pervenuto aH’Imperio , fe porre efso

Nerva già morto nel numero degl’Id-

dii , e però fi legge il fiio nome ne’

pubblici monumenti coll’aggiunto di

Divo . Con quefto medefimo titolo e’

volle, che nelle medaglie fofse ono-

ratala memoria anche di Trajano fuo

padre , benché non fofse feguita la_.

cpnfacrazione di quefto , tuttoché il

Vuillant {b) moftri d’efscre di contra-

ria opinione
,
dicendo , che rimpera-

dore Trajano, utpicialmi erga paren-

tes/Uos dmotaret ,patrctn Trajanum ,

& patrem adop:ivttm T^ervam inter

divos confecravit • H che però nDn_>

fiilfifte , anzi il contrario fe ne ricava

da un pafsaggio del Panegirico di Pli-

nia( c
) , dove tra Nerva padre adotti-

vo, eTrajanopadre naturale di Tra-

jano Auguftojfaqueftadiftinzione ,

che al primo dà il titolo di Divo .

Q^uanto nmc , Dive Nerva , gaudio

jrueriSyQC. e all’altro da il folo ag-

giunto di Tadre . sed & tu, pater

Tra-

(a) ì7n7nlJrn.linp.T.i.f.m.

(,b) Ihid. Cc)
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Trajane ite. aggiugnendo lefcgucnti

parole , le quali raoftrano y che quelli

non fofse mai confacrato : mm tu qu(h

que
, fi nonfiderà , proximam tamen fi-

dcrìbus obtinesfedem : il che vuol dir

nettamente, cheTrajano non era fra

le ftelle , cioè non confacrato , e non
Dio

,
ma bensì vicino alle ftefse ,cioè

era unodiquegli £m, oSemideiì a’

quali la Teologia de’ Gentili afsegna-

vafotto le ftelle una ftanza particola-

re/e però la chiama il Panegirifta

proximam fìderibus: della quale ef-

prellìone fi valfe anche il Poeta Mani-
lio

( a ) ne’ feguenti verfi .

tAkius berci qua candet circulus

orbis

,

Jlla Deum fedes : hxc illis proxima ^

Divum
virtutefua fimiles veftigia tan-:

gunt.

Quanto alla medaglia accennata ,

cd efiftente nel Miiféo Mediceo , non
altra ha voluto intender perefsail
Sig. Abate Vignoli , che la rariifima in
oro , deferitta anche dallo Spanemio,
( b) ove da una parte fi vede la «ella

Tomo V. c dell’

mtjm . 6 j I
, fdìp. AmfieM, i6pì.
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deirimp. Trajano colla leggenda

IMP. TRAJANUS . AUG. GER.
DAC. P. M. TR. P. COS. VI. P. P.

e daH’altra ftanno Nerva , c Trajano
padre colle lettere intorno : DIVI

.

NERVA. ET. TRAJANUS . PA-
TER. Simile alla quale ne ailega_,

una il Vdillant ( ) , ed una ancóra il

Morelli ( ^) j ed un’altra noi parimente

ne abbiam veduta nel celebre Muféo
del Sig. Giandomenico Tiepolo, Se-

natore affai maggior di ogni lode .
*

III. Ma è già tempo , che palliamo

alla feconda parte del libro del Sig.

Abate Vignoli, la qualeè una Raccol-

ta di molte antiche Infcrizioni > fcelte

da quelle, che in maggior numero
egli faaoffervate ,e notate . Le divide

in tre Clajjì, cioè in Votive, Sepolcrali

>

e Varie > alle quali ultime ne ha ag-

giunte alcune CriHiane. Avanti tutto

premette un breve ragionamento in-

corno alPutilità , che ci recano quelli'

antichi monumenti, sì quanto alla.

Cronologia ,airiftoria , e al governo

militare , e civile ,
sì quanto^ alla pu-

rità della lingua latina. Da lode ai

.
rac-

-/(a) l.c.
,

(Jb) Sfecim. Rei Nnt>fmAr,Tae.K .
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raccoglitori delle medelìme , tra i

quali vanno più rinomati il Gruferò,

il Reinefio , e ’l Fabretti , come tra i

più antichi il Mazochio , l’Appiano ,

e ’l Panvinio *. Al qual propofito

accenneremo qui di paflfaggio ,che in

Italia affai prima , che altrove comin-*

ciò a farfene ftudio nel fecole XV. per

non dire nel XIV. in cui da qualche

luogo dell’Epiftole del Petrarca ri-

cavali , ch’egli ne faceffe gran conto .

Tra gl’italiani , che dal 1400. fino al

I f 00. o poco dopo fi pofero a raccorre

infcrizioni antiche per varie parti

non meno della noftra Europa
, che

fuori , nomineremo i feguenti : Cirix^

co de’ , Anconitano j Gio-

vanni Marcanova

,

Padovano
i Felice

Felidano , Veronefe -, Giulio Vompo-
nioLetò, Calabrefe

j Jacopo detto 1
’

Antiquario > Perugino j Antonio Bel-

lone , Friulano Gavotto,StL-
vonefe } Francefeo Albertini , Fioren-
tinoyed altri,intorno a i quali porreb-
be farfi un’affai curiofa Difsertazione,
per dimoftrare i principj di quello
ftudio , che ne’ due fecoli fuffeguenti
con tanto vantaggio delle buone let-

C 2 . tere

t OSSERVAZIONE. !
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tcre ha continuato a fiorire . Ne h-
feeremodi dire, che innan^zi al 1400.
tanta era l’ignoranza delle fcofe dell’

antichità , le quali fi confervavano
nelle lapide antiche", che^a loro let-

tura , non che la loro intelligenza ,

Gomc dicofa ofeuriflìma, eragiudi-

cata difficile ,c pafsava
,
per così dire,

in proverbio . Perciò Brunetto Lati-

ni i che fu maeftro di Dante > e che

morì nel iip4. intitolò Tataffio una

fua Raccolta , diftefa in terza rima ,

di vocaboli Fiorentini, che {a) non

è da tutti il leggerli i c l'intenderli j e

però nella Vita di Cola di Rienzo,

fcritta in lingua Romanefea antica,

lì legge tra l’altre fue virtù, ch’egli

fapeva lejere gli antichi Tataffi . Un
bel rifeontro di quella verità egli è-

ciò , che riferifee Lionardo Bruno ,

Aretino, in una delle fue Epiftolc

(cj data al famofo Niccolò Niccoli

nel 1414. dove parlando della città di

Coftanza , narra di avervi trovata

una lapida antica , da cui appariva ,

che quella città, chiamata prima-,

VitudurUi era poi Hata detta Coflan-

>

(a) A. M. Sulvìnl 'nelle Annotai. MSS. al

Fataf, (Jol lik^.Fatav. 147 i, infoi-
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dal nome di Coftanzo Cloro padre

di Coftantino {a) , ,> Nesfiino de’

,, Coftanzefi, fcriv’egli, fa leggere

» qiiefta tavola; ed è opinione del

„ volgo , ch’ella fia un cotai fantua-»-

,, rio di fomma religione. Le don-

,, nicciuole pertanto , c l’altra igno-

,, rànte turba ftrofinandovi fopra le

„ mani , e quindi fegnandofi la fron-

„ te , ne han tutte quali le lettere

,, cancellate ; avvegnaché quivi fie-

5, no deferitti non i nomi de i San*

C 5 «ti
(^a.) De Confimtl& nntìquitate , origine

CHmfélpe qmbHsdam civibus quAjijfem »

nemo adhnc mihi occurrit
,
qui veLuvi fui

nomen y ^ memoriamo neaum urbis y te^

nere videretur . JEgo cum diligentius per*

fcrutarer y tubulum invenimatmoream ,

njetuftus litteras continentem y ex quibus
apparet a Confiuntio Confiantini putte >

qui u Diodetianoy^ Maximiano Céifar dU
èiusefl y hunc urbem nomen cepijfey cufn
prìus Vitudura nuncuparetur . Hanc ta^

bulumnemo Confiuntienfìum legetefeit i
tenetque vutgus epinio effe fanbiuuriuìn^
quoddam pt&cipuéi teligionis . Itu muliet*
cuiA y cAteru impetitu turba fucandis
C ^^i,g\-fticandis ) peream manibus y O*
adfaciemrefricandts f quefte ultime pa-
role mancano nella ediz. di Bafilea dèi
1535. in 8.) iam litteraspene tatasexta^
buia deleverunt : cum tamtn ibi fctiptfi^

fìnt , nonfa?2Óforum Chrifii yfedperfecutOn
rum ChtifiianAfidei nomina »
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i, lidi Crifto j ma quelli de i perfc-*

„ cutori della fede Criftiana

.

Il Sig. Abate Vignoli non ha efpo-

flenudamente al pubblico le fue inf-

crizioni . Ha illuftrato con brevi

,

mafugofe note
,
quelle, che gli fon

parutepiù degne di particolar riflef-

iìone . Come di quefte cofenon è pof-

^bileil dare un’eftratto , che in tutto

appaghi , {limiamo miglior partito

rimetterne i curiofi alla lettura deli’

Opera , che fceglierne alcune poche ,

le quali forfè non farebbono a guflo

<ii ciafcheduno , e qui bafterà folo ac-

cennare, che anche in quefta parte 1’

Autore ha pienamente il fuo giudi-

zio, e’I fuo buon gufto diniollro .

Noteremo altresì di pafsaggio, che in

T molte di quefte infcrizioni trovali

qualche veftigio della volgar lingua

.latina , che poi è divenuta tutta Ita-

liana j avvertendo ,che sì fatte corru-

^zioni molto piùfpefso s’incontrano

ne i monumenti delle perfone dozzi-

nali , e private, che in quelli de i per-

fonaggj nobili , e qualificati : onde il

veder nelle prime guafta ediftrutta la

-purità della lingua latina non è tanto

vizio dello fcultore, quanto della_.

con-



Articolo H. "n
confuetudinc popolare e comune V
Eccone alcuni rifcontri

.

Il CT de i Latini vedelì voltato in

due Tjfccondo la noftra maniera.Così

quel Marco Giulio Attico della Tri-

bù Voltinia vien nominato Travetto

Frabum in luogo di Vrtefe&o Fabrum.
Spefsofpefso mutavafiil dittongo

AE nella femplice E, trovandofi fcrit-

to£«/i//j in luogo di Mdilis y Femine
fet Femin/e y Querce Qu<eì e così al-

trove frequentemente.

Alcune volte la lettera C fi trala-

fcia
, come Santiffintte per Sati£ìijfim^;

e fi omette anche la N , come Mefibits

per Menfibus .

Nel fine della parola fi lafcia fpef-

fo la confonantc, come.^««o , e ,Anniy

in vece di yAmos , e yAnnìs : Così yixi

in luogo di Vixit; MonimentH in luogo
di Monimentum y ec.

Sedeciy che fi legge in luogo di Sex-
decìm y è tutta Italiana j e tale ancóra

fi è Herede in vece di Heres

.

La I nel fine della voce fi muta in

E , come Benemerente per Benemerentiì

J{ecordatmes in vece di Becordationisy
cc.

Due volte Jeggefi fcritto idus Fe-

C 4 brariasy
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che dovrebbe ftar Februarias',

Sen poftoinvcce di Sine fi accorta

ftioko al SenT^^a degl’ Italiani j alcuni

de’ quali l’ufarono anticamente : così

M. Odo delle Colonne , da Mertìna, dif-

feinuna fua Canzona, che fi legge-à

nella Raccolta deH’Allacci (a)x
^ncidela fen fallo

.

Di tutte quertecofe poflbno ritro-

varfi infiniti efempj, non meno che
di moltiflìme altre anche più notabi-

li, nelle gran Raccolte del Grutero,

c degli altri chiarifiìmi Collettori

d’infcrizioni antiche
,
bartando per

ora i! già detto alnortro propofito: al

che aggiugneremo la relazione dì

quella lamina di bronzo , efirtente nel

muféo del Sig. Marcantonio Sabatini f

intendente quanto chi che fiadclla_.

erudita antichità, e prodotta dalno-

rtro Autore a carte 335?. co’mcdefimi

rozzi caratteri, co’ quali ella è vera-

mente defcritta ,
i quali non tanto fo-

no i fegni della fua antichità
,
quanto

ne è fimilmente la barbara ortogra-

fia , che dei primi tempi della latina

favella rifentefi . M- Mindios. L. Fi.V.

CondetioJ. Va. Fi. Midiles . Vicefma

Tav^

(fi) Poet.^at-p-SOi.



Articolo nr.

Tarti. ^ohnes . Dentri : la quale an-

drebbe fcritta più latinamente; M.
Mindìus L. E. P. Condetius ('a. F. ^di~
les . yigefmam . Tartem . ^pollini

.

Dedere

.

ARTICOLO III. '

Jnftitutìoncs Theologìca antiquorum

Tatrum
, qu^e aperto fermane expo-

nunt brevieer Thcologiam ftve thee-

reticamfive praticar» . Tomus L
comple£tensfecundum ordinemtem-

porum opufcuk tum latina^ tum grre-

ca
, qu<e aditum januamque pàtefa-

^ cium ad Ecctcfiaflica dogmata.

ex typographia Sacrre Congregationis

de Vropaganda Fide, 1709. in 8^.

pagg.27 j. fenza la prefazione

.

Tomus II. compleFlens nonnulla opujcu-

la tum latina , tum Gntca tertii

& quarti /acuii a Chri(io , maxi-
ma ex parte pratica ex verbo Dei

/cripto . Ibidem 1710. ?« §. pagg.

543

S
Arà difficile, che ci Zìa alcuno sì

leggermente verfato neU’Eccle-

liaftiche antichità , «cui non fianotoil

' C 5 nome
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nome del P. D. Giuseppe-Maria
Tommasi j Sacerdote Teatino j ce-

lebre per li cedici rituali , e liturgici

da lui dati alle fìampe, e di neceffa-

xie prefazioni , e avvertimenti illu-

Urati- Or quello illuftre Autore tut-

to intefo a promovere la pietà, e lo

ftudio degli antichi Padri , veri de-

politarj della buona, e ficura dottrini

teologica, fin nel 1701. pubblicò in

Roma per mezzo delle (lampe del

Corbelletti un opufcolo di quattro

fogli in 4. intitolato ; Indiculus infli-

tutionumTheologicarum yeterum Ta-

trum ì indirizzandolo al P. Mabillo-

Ee
,
per la conformità del pio vivere,

€ degli ftudj , fuò intimo amico, fpe-

rando , che egli , o i fuoi Monaci di

S. Mauro. prendeflero a far la raccol-

ta degli opufcoli de’ Santi Padri, il

pianodella quale ivi egli difegnava ,

mollrandone l’importanza con un_j

grave , e nobile ragionamento intor-

no alla Teologia fuftanziale ,
e non

inutile, ne litigiofa . Ma veggendo

ite a voto le fue fperanze per la morte

del Mabillone , e nutrendo una tanta

premura di vedere almeno incomin-

fiata una fimil raccolta per lo bene

,
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che fi figurava doverne nafcere alla»,

gioventù , che vuoi darfi agli ftudj

facri , ha deliberato egli fteffo, ben^

che aggravato dagli anni^ e dalie fati-

che , di darle principio. Quindi è,

che Tanno egli raccolfeil To-

mo I. nel quale inferi i preliminari

della Teologi!, cioè Tertulliano de

Trafcriptionibus , due Orazioni di

S. Gregorio Nazianzeno , e Taureo

Commonitorio di Vincenzio Lirinen-

fe . Siccome il P. Tommafi non ha al-

tra mira, che di giovare al proliimo,

ed alla Chiefa , non ci ha pofto il fuo

nome per atto di modeftia*, e perchè

brama d'infiammare altrui alla lezio-

ne de i nudi tefti , non ci ha voluto

porre niente del fuo. In vece di pre-

fazione ci fono alcuni luoghi infigni

di Sommi Pontefici, e tra quelli due
lettere inedite di Gregorio IX, alla—

Univerfità di Parigi contra gli abufi

nelTinfegnare la fcienza teologica

.

Quello, che vi è del P. Tommafi, fo-

no alcune brevi,e rare noteadalcuni
luoghi de i medefimi tehi , che a pri-

ma viftapajono duri, o difficili, da
lui fatte, acciocché i lettori non in-

ciampino in leggerli 5 ma quelle pu-
u C 6 re
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te da iai fon fatte con le parole al-

trui. Ne daremo qui qualche faggio,

affinchè fi riconofca il giudizio, eia
prudenza del P.Tommafi

.

P- is* NelCap. Xli. delle Trtfcri'^^ioni di

Terni lliano fi leggono quefte parole;

indé inflrui potefi , unde defirui^

tur ì V. mo abeo illutnìnatur , a cjuo

cotJtenebratur.ll P. Tommafi avverte ,

che per quella itluminaT^ione fi dee in-

tendere il battefimo, e in conferma
di ciò al lega S. Agoftino centra Tar-
meniamm lib.z. cap.i 5. e nel lib.4. de

baptifmo capp.i 1. 1 2. i 5.14. 1 5.10.17.

Nell’Orazione di S. Gregorio Na-
zianzeno , intitolata de moderatione

in difputancnibusfirvanda y fi leggo-

no quefte parole ; Terr^JW fuppofuit,

aut etiamfuperpcfHtt . 11 P.Tommafi
accenna la chiofa d’Elia Cretenfe , il

quale Xerifle , che il Nazianzeno par-

lòcosì, perchè la Terra è fotto ogni

cofa , e tiene l’infimo luogo. E' poi

foprappofta^ct effete foprail marein
riguardo a i monti, e a i colli

.

Altrove : Terram cum mente, men~

t^m cumfpiritujunxit . Si nota che-*

Elia, Spìritum hoc loco non modo ha-

minis fpiritum , fed etiam Spiritum

San-
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SmBum non mcommodé intelligi pofie

In altro luogo: Tu mAjus aliquid?'^i^

faiuto quneris , nempe alterius vitxglo-

rlam & fplendonm. Si avverte, che

per fa.lutis yocem cxtretnum beatitudi-

nis gradimi > & infimam in coekflìs do-

mo Tatris manfionem
,
pergloriam ve-

ri) atquc fplendorem excelUntius ac

jplendidius caleflis glorile prxmium ac

mercedem intdligerevidetur , fecondo

S.Paolo I. ad Corinthios ii. ló. e S.

Giovanni Crifoftomo nelTOmelia 8 .

depcenitentia

,

enell OmelIa 12. /w i.

ad Corinth.

In fronte al Tomo IL vi è un Indi-

ce degli opufcoli , che deono elTere

ne’ fegucnti volumi, evi precede la

nota di quanto abbraccia il medefi-

mo , cioè il Libro HI. di S. Cipriano

ad Qiiirinum , le cofe Afeetiche di S.

Bafilio Magno , de Judicio Dei del

medefimo , de vera ^ piafide, e i Mo-
rali pure di S, Bafilio. Si avverte, che
dovrà effervi un Indice generale di

tutte le fentenze diftribuite fiftema-

ticamentc fecondo il metodo di Pier
Lombardo , o della Somma di S.

Tommafo,

"Hp-n.
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p- 48. . "Hon pojfe in Ecclefu remitti ei

,
qUi

inDeum deliquerit .OffervA il P.Toai^-

mafi, che quivi S. Cipriano parla—

delle beftemmie centra lo Spirito

Santo
, e delle graviUìme fcellerag-

gini centra Dio : le quali fi chiama-

no peccati

,

perchè a co-

loro , i quali precipitano in quell’

abiflb , Iddio fuol di rado concedere

i rimedj della penitenza , la qiiale^

rimofia , non poflbno al peccatore

clTer rimedi i peccati . Però qualora

Iddio Dat illis panitentiam

,

come
parla S. Paolo nella Lettera li. a Ti-

moteo cap. i. in tal cafo admittendus

èli pUngemium gemitus , & paniten-

tixfruBus dolmtibusnon neganduss^ct-

chè, come dice S. Cipriano nella-.

Lettera ad Antoniano centra Nova-

ziano
,
in'vmimus a pcenitentia agenda

'ìgEMl'ìgEM debere prohiberi ó" de-

precantibus atque exorantibus Domini

mifericordiam > fecundum quod Ulemi-

fcricors &pius efl ,
perjacerdotes ejus

pacem pojje concedi

,

Teniamo avvifo > che al prefente

fìiafi ftaropando il Tomo III. di que-

lla divina collezione , la quale meri-

ta le benedizioni ,
e gli applaufi di

chiun-
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chiunque ama la vera Teologìa de’

Padri antichi con quella femplice c

nuda faccia , che ad ognuno fi lafcia

Veder volentieri , cioè fi fa intende-

re facilmente fenza mendicate attra-

zioni , c ritrovamenti di raggiri di

parole fproporzionate a dilucidare , e

a fpiegare una fcienza reina di tutte

le altre
,

la quale è diretta a pafcer la

mente , e a far battere il petto . Se s*

intròducefie quetta collezione nelle

ftuole > obbligandoli i profcflbri a

fpiegar quetti tetti > in vece di detta-

re i proprj fcritti , fi fcanfercbbono

tutti quei pregiudizj , che nafcono
dal dettare : contra il qual ufo pcr-

niciofoalla gioventù per molti capi,

parla a lungo il Toledo nella prefa-

zione alla fua Fifica, e Antonio Ric-
cobuono nel fuo degno libro rfe Cjm~
nafioT?attirino lib.4. cap.ió. pag. 103.
ove racconta

, qualmente i Profcflbri

di Padova fi oppofero, a chi tentava

d’introdurre tal pette in quella Uni-
verfità

.

arti:
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ARTICOLO IV.

ìjloria l^aturaledel Monte Fe/uvìo , dì-

vijata in due libri. Di Gaspare
Paragali o , Avvocato T^apolt-

tano . In T^apoti , nella flamperta di

Giaccmo BiaiUard , i jc^.in 4-pagg.

41^. fenza le l^refazioni

.

I. T 'Autore di queft’Opera efercì-

i -» tò lodevolmente nella città di

Napoli , fua nobilillìma patria , la

profefllone legale . Fin fotto il go-

verno del Duca di Medina-Ccli me-
ritò d’effer promoffo alla carica di

Avvocato Fifcale nella Regia Udien-
za della Provincia di Bari j e dopo il

fuo ritorno alla patria , ripigliato il

fuo primiero efercizio, l’Eminentif-

lìmo Cardinal Grimaai j Viceré di-

gniflìmo di quel Regno , al quale non

meno, che a tutta la Criftiana Re-
pubblkaè (lato immaturamente dal-

la morte rapito , moffo dalla virtù, e

dalla fama di lui, volle in ogni mo-
do , clVegli accettane la carica di Au-

ditore nella Regia Udienza di Co-

fcnza
,
che tuttavia in oggi e’foftiene.
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Le incombenze di quefte importan-

tiffime cariche a luicommefle lo han-

no diftolto dal por l’ultima mano a di-

verfe Opere incominciate , e princi-

palmente alle fue dotte ^motaT^ont
l’opra le Quìfiioni ^nniverfarìe di

FraKcefco Duareno , che > fecondo il

teftimonio di perfone degne di fede>

che le han vedute ,
meriterebbono , e

per la profondità della dottrina, c per

la varietà, e fceltezza dell’erudizio-

ne , di elTer date alla pubblica luce

.

Non fi è però il noftro Autore fer-

mato nel folo efercizio,e diletto dell’

antica Giurifprudenza. Unì a quella

lo ftwdio delie buone lettere, e quel-

lo in particolare delle matematiche,
c della migliore filofofia . Diede egli

pertanto alle llampefin l’anno

un dotto Ragionamento intorno alla ca-

gione de'tremiioti {a)
,
prefone motivo

dalTorribile tremuoto , che l’anno

innanzi a i cinque di Giugno aveva si

notabilmente fcoATa , ed afflitta quel-
la città , ed altre parti del Regno-
Anche il libro , che ora ci porge oc-
cafione di favellare di lui , conferma
l’univerfale concetto , che già fi era

for-

ìta^.prGero/iimt'FafHto, 1685 . 4 ,
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formato del fuofapere . Il Sig. Carfo

Sufamay «owo>cosìcelo rapprefenta

J’Autore di quello libro (a), € ogni più

tfquifita letteratura ed'Ognifckn'gapik

ragguardevolefornito

,

nella prefazio-

ne di queft’Qpera ci av vifa , che que-

gli la fcriffe in occafionedeirincendio

c^el Vefuvio avvenuto l’anno 165)4.

dove e di quefto e delle fue cagioni va

filofofando ,, alla ftefla maniera , fe

non fe quanto le flefle cofe, che car

jjgionano e i Tremuotijegl’Inccndj,

diverfamente operano nelle fpazio-

,, fe atre , e chiufe caverne , ed in_.

,, luoghi, ove poflbno aver libera 1’

,, ufcita .

Innanzi di venire all'efamina di

quell’opera , premetteremo più co-

fe I. Chefe bene TAutore non la di-

vulgò i che nel 1705^. l’aveva nondi-

meno intraprefa nel 1 65)4. fenza aver

poi comodo e tempo di ripulirla , e

llamparla. 2. Che egli avendola divifa

in due libri ,
nel primo ci dà come_»

una ftoria naturale del Vefuvio, e tut-

to ciò, che di vero e di favolofo indi-

ver fi tempin’è flato fcrittoj e nel fe-

condo ce ne fpone la fioria sì

per

Ìa.ypagi6^.
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per quello che ne riguarda gl’incendj,

e le loro cagioni > si per quello che_»

nea^iguarda gli effetti. 3 . Che tanto nel

foo Trattato de iTrcmuoti, quanto

in qiiefto del Vefuvio egli ha uno Iti-

le colto , e naturale , fe non in quan-

to alcuna volta lo rendono afpro alcu-

ne maniere <li dire e di fcrivere non
molto in ufo , e che pajono anzi affet-

tate , che fcelte: del qual difetto vien

comunemente notato anche il celebre

Lionardo di Capoa

e

quegli della.»

fua fcuola

.

• il. L’ Iftoria del . Monte Vefuvio c.

, incomincia da i varj nomi , che gli P-

Scrittori gli han dato . Lesbio , fecon-

do Galeno, fu detto da i popoli Lef-

bj, che quivi abitarono. Del nome
di f'esbioy o di Besbio j non fìadduco-

410 , quanto all’origine , fondamenti
autorizzati da teftimonj , degni di fe-

de • Le derivazioni de i nomi dello
città , e de i paefi per lo più fono favo-

Jofe , odincerte . Bebio corrottamen-
te lo appellò Sifìlino . Vejubio lo diffe

Svetonio , forfeper la grande affinità,

chepalfavamell’antica lingua latina.»

tra le due lettere , B , ed V confonan-
te^i e K/cTO lo chiamarono i poeti per

' - . . ^
accq-
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accomodamento del verfo . Cesi Io

chiama Virgilio nel II. della Geor--

gica:

Talis diveserat (aj Capua,& vi-

cina H/evo

'HpUjugo > ec.

Colla qual’ occafione rammentali ,

quanto riferifce Aulo Gelilo ( è) in

quello propofito •) cioè, che Virgilio

sdegnato con que’ di Nola
,
perchè

gli avellerò negato di trafportar l’ac-

qua in certi fuoi poderi , toglielTe la

parola 'b^pla dal verfo , c vi foftituilTc

Ora: il che pure accenna Servio gra-

matico , dicendo , che Virgilio sde-

gnato per avergli i Nolani ricufato

di dargli albergo , non nominalTe la

città di Nola efprelTamente in quel

verfo ( c ), ma folo la circofcrivelTe ;

Et qms malifaa dè/pe£lant mcenia

BelU:
mettendovi Bella in vece di ’ì'jpla 2

Comunque lìafl la cofa , che tuttavia

non è certa, ejche nulla fcema di pre^

gio al vero onore di quella città , nel-

la quale fono in ogni tempo fioriti

«omini favi , e letterati, tra per que-

llo ,

(fi) Imigliori tedi leggonoiTi^ttem dìves

grafite. tc) JEheid.VU^
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fto j c per aver i fiici cittadini negato

pure l’albergo al celebre Gioviano

Fontano ,
vennero notati dalSannaz-

zaro con un fiero Epigramma, che P-4
dal noftro Autore vien rapportato :

dopo di che e’pafla a dire, che il

Monte prefe il nome di yt/Uyio dalle

fue fiamme , cum, giuda il parer del

Capaccio , yèfuvì^e , favilla dicantur .

Oggi piu volgarmente egli appellali

Monte di Somma. : della qual denomi-
nazione è varia , fecondo la varia opi->

nione degli Scrittori , l’origine j altri

riferendola alla fua fomma altezza ,

altri a S'owjwowe , che vuol dir Pluto-i

ne , Dio deirinferno , e del fuòco ; al-

tri alla fua fomma fertilità; ed altri

finalmente al Cadello di Somma ,

podo vicino alle fue radici i il quale
però egli è incerto , fe pofla aver ri-

cevuto dal monte
, o dato ad eflfo tal

nome ,

Se ofeura è la denominazione del
monte Vefuvio

, molto più ancora n’è C.II,

ofeuro il nafeimento, e l’origine .

Tra i monti non v’ha dubbio, che al-

cuni ne furono creati col mondo : al-
tri fe ne formarono da’tremuoti, e
dalle accefe cfalazioni fotterranee^

e mol-
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c molti pure fe ne poterono ingene-

rare dagli ammaflamenti della mate-
ria, che fcco portano Tacque. Ma

, quelli , che fono bruciati, come il

Mongibelloi e’IVefuvio, nafcono^
fecondo il noftro Autore , dagl’incen-

dj „ inperciocchè clfendo oltre mo-
p. IO. „ do crefduta la forza

, e ildilatan-

„ te movimento degli accefi mine-

,, rali quivi chiufi fotterra , forz’è

,

„ che alla fine movendo i tremuoti

,, fendano la fopraftante terra , c

,, caccino fuori grandiflìma quanti-

,, tà di cenere
,
pietre , arene , e fol-

,, fo , di cui viene il monte a for-

,, marfi,,.

Ma perchè non paja il nafcimento

del Vefuvio trattoanzi dalla filofofia,

chedalTiftoria, ilSig. Paragallo dà

forza alla fua conghiettura col riflet-

tere , che quel monte domina libero

e folo le circonvicine pianure*, che

tutto quel tratto di paefe è ftato fem-

precopiofo di bitume , e di folfo , e di

altri minerali -, cheque’ luoghi venne-

ro appellati Campì Flegréi , col qual

p. u. nome folcano gli antichi Greci dino-

tar quelle terre , che in alcun tempo

bruciarono; cehe da’ Latini fiirono

1
detti
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detti Leborii per riguardo della loro

fecondità , recandone il teftimonio

di Plinio, ed efaminando con quefta

occafione due paflàggj di Strabono , e

di Diodoro Siciliano . Sono prova fi-

milmente dei minerali del monte le

acque calde , che d’intorno vi forgo-

no; le mofete ^ che alle falde vi na-

fcono j e gli fpefli tremuoti , che vi

fi fanno fentire . E perchè ftrano non p. if.

paja , che un monte da sì fatte cagio-

ni abbia origine , fc ne rapportano

efempi di alcuni nati da tremuoti , e

riferiti da graviflìmi Autori : anzi fe

ne reca uno non molto di tempo lon-

tano, cioè quello del monte movo »

che ingoifibrando tutto il lago Lucri-

no , famofo un tempo per la pcfcagio-

ne dell’oftriche , nacque improvvifa-

mente la notte de i 1^. di Settembre
nell’anno 1^58. nella città di Pozzuo-
lo. Qmndi fi pafla a dir qualche cofa

p ,7^

anche del monte Gauro , detto in og-
gi monte Barbaro y forfè per la dimo-
ra fattavi da i Saraceni , dopo aver
difolato tutto all’intorno il paefe: il

qual monte gittò anch’egli antica-

mente le fiamme , avendofene un_.
gran rifcontro nella fuà concavità,

ch’è
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P-*?' ch’è tanto profonda

, quanto è l’al-

tezza del monte. Per quella ragione
ftimafi elTere avvenuto lo fteflb del

monte degli
, o degli

pollo tra Napoli , e Pozzuolo, e ri-

cordato da Bartolommeo Facio(6uc/o

per errore Ha nella llampa
)

nel libro

dei Celli del Re Alfonfo

,

J’' Ma ripigliato il ragionamento in-

torno al Vefuvio , dice l’Autore , che
per aver quello monte nudritilìndal

fuonafcimento gl’incendj , dagli an-

tichi Gentili gli fu attribuita la divi-

nità : onde in un marmo ritrovato a

Capoa lì legge

I O V I

V E S V V 1 O
S A C.

E forfè la fua divinità fu denomi-
nata Giove dalla fomiglianza , clic

hanno le fiamme di lui colle folgori

,

che fono la propria arme di quello.

E però glillelfi Gentili favoleggiaro-

no, che Vulcano fabbricale i fulmi-

ni a Giove nel monte Etna, e nelle-»

prollime Ifole') e chiamarono Hierut

cìoh Sacra, quell’Ifola , che furfe d’

improvvifo incendio nel mdr di Sici-

lia, (limando eglino, che ne’fuochi

fot-
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fotterranei qualche divinità rifedefle.

Qmndi è, che anche il folfoda loro

fu detto Divino > e le acque calde ven-

nero credute Sjiere al pari del fulmi-

ne : fopra di che varie erudite oflcr-

Vazioni fi fanno dal noftro Autore, al-

quanto dal foggetto fuo diparten-

doli

.

Pafla egli dipoi alla defcrizione delC.IIL

monte pofto nell’ultima parte orien-

tale della Campagna di Napoli,e otto P'

miglia lontano dalla città 11 fuo gi-

ro è in cirea di jo. miglia , e la fua

altezza di tre . La cima «’è come di-

vifa in due punte . Dalla parte Au-
Arale , dove il mare c’riguarda , la

pianura è Aerile, e d’alti falli coper-

ta: ma le fue falde fono fertili ,.c

coltivate . L’altra parte del monte,
non mai danneggiata dalle fue fiam-

me , è molto più fruttifera
, e dilet-

tevole . L’aria vi è lalubre, ed utile

a molti mali , c fpecialmente per la

tifichezza . Fu ne’tempi addietro af-

fai frequentato per li Siidatorj., foliti

cavarli nelle buche fue fottcrranee.
La polvere, che preflb le fue radici

fi raccoglieva, non meno di quella
di Baja era in gran pregio tenuta -, ed

‘ Tomo V, D ufo
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ufo fe ne faceva nelle fabbriche : on-

p-34- de fcrivc il Fontano , che Coftantino

fe fin da Baja condurne le navi cariche

per riedificare la gran città di Bifan-

zio , alla qual poi diede il fuo nome.
Dtefla ragionano Plinio , Sidonio, e

Vitruvio 5 Tultimo de'qualimoftra,

che ella n:efcolata colla calcina rende
• Tedifizio più fermo , maflìmamente

quando egli fia piantato fott’acqua ; e

ciòperlifuoi minerali , chela ren-

dono attaccaticcia , e tenace

.

C.IV Qì!5^ fi è in oggi l’afpetto dei

monte, non fu Tempre ne’ fecoli ad-

p. jy. dietro. I fuoi molti incendj glielo

cambiarono in varie guife . Da prin-

cipio egli da ogni parte ugualmente

innalzandofi , terminava in una acu-

ta, ed altiffima punta . Al tempo di

p. Tiberio , per rapporto di Strabonc,

la fua cima per la maggior parte era

piana. Sotto Aleflfandro Severo, ri-

ferifce Dione , che fopra vi fi vedea

una valla caverna , cavataa forma di

Anfiteatro , il che accadde dopo il

memorabile incendio ,
che ne fcop-

piò fotto rimperio di Tito . A i tem-

pi di Giuftiniano , narra Procopio ,

che quella caverna
,

già perduto Puf.

petto
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petto di Anfiteatro , rapprefentaffc

una profonda voragine. E in guifa_.

poco diffomigliantc ce lo defcrive an*

che Zonara , c più vicino a’noftri

tempi ne’fuoi poemi il Fontano . Di-

ftrutta col progreflb degli anni da i

nuovi incendj la efteriore fommità

del Vefuvio, parve, chV rim-anefie

quali in due monti divifo . L’incendio

del Kjji. abbafsò ftranamente la ci-

ma più meridionaleje quello del 1 6 fo.

fe furgerein mezzo la bocca di que-

lla cima un’altro picciolo monte , che

da principio all’altezza di due uomi-
ni a gran pena aggiugneva j ma in_
oggi a poco a poco crcfciuto avanza T
altra cima del medefimo monte.'

Eguali mutazioni lì fecero di tempo
in tempo nel Mongibello , delle qua-

li ci va efattamente il noftro Autore
informando

.

Gon la medefima diligenza tratta q
egli nel Capitolo fuflfegiiente intorno
alle antiche e nuove caverne del Ve-, p,
fuvio

.
Quelle non furono Tempre le

llelTe : poiché da un paflaggio di Flo-
ro fi ha , che Spartaco gladiatore , ri-

bello de’Romani, elTendo alTedìato

nel monte, dove con molti fervi fu-»

D 1 gitivi



Gìorh, De’ Letterati
gitivi «rafi ricoverato , da Clodio
GJabrOj per alcune cavità calatoli

nafcofaracnte lino alle falde di elfo ,

affali d’improvvifo l’efercito de’ Ro-^

mani, e lo ruppe. Quelle molte fue
cavità confumate poi dalle fiamme ,

che andò il monte di tempo in tempo
efalande , in una fola c fpaziofa ca-

verna li unirono . Altre dipoi fe ne

aperfero nuovamente , delle duali 1’

Autore ci rende conto j e quindi paf-

C.VI.fa à difcorrereinaltro Capitolo del-

la fertilità del Vefuvio, famofo per

li fuoi vini , lodati nel corpo delle-»

Leggi in più luoghi . Il fuo Greco tra

quefti c’I più rinomato , diverfo pe-

lò dal Falerno) comechè alcuni
,
pref-

foil Rodigino,quello con quello con-

fondano . Con quella occalìone ricer-

cali , fe Falerno ,
da cui prefe il no-

me un tal vino , fbffe monte, o pur

^ campo *, e benché a favore della pri-

ma fentenza lìanli dichiarati il poeta

Marziale, e’igramatico Servio, pa-

re per la feconda milita con più forza

l’autorità di Plinio , di Polibio, e di

Livio. Si dà quindi una deferizione

di quelli luoghi , e mollralì l’eccel-

lenza del Falerno fopra gli altri vini

si per



Articolo IV. 77
sì per la fua qualità , si per la fua duH

revolczza, onde fu detto immortale y

e Opìmìam :il qual nome trafs’egli da

L. Opimio , nel tempo del cui Confo-

lato e’fu riporto ae’vaff > e per lungo

tempo ferbato: onde Petronio Arbi-

nolo chiamò vino fin di cent’anni;

Fakrmm Opìmianum anmrum cen-

turia, . Pregevoli
,
quanto il vino , fii- P’

ròno fimilmente l’uve del monte Ve-

furio , e quelle in particolare , che;

furon dette Geme/Zc , così chiamate >

per avvifo di Columella
,
perchè dop*-

pie folcano nafeere quivi , come pu-

re ne’colli di Sorrento , il cui vino,

detto Equano , è celebre* fimilmente

fra gli Scrittori . I vini Napoletani ,

detti ^minei, fi producevano altresì

nel Vcfuvio, e^forfedall’uve gemelle

rammemorate . Ne di foli vini era

fertile querto monte . Virgilio ne lo-

da Tolio, e’I formcnto: Columella
i cavoli j ed altri autori e ipafcoli, e le

frutta , e le piante , e le altre cofe

non meno dilettevoli all’occhio , che
neceflfarie alla vita.

Ma donde nafea la fertilità del
fuvio, non è sì facile da intenderli .

*

llnortro Autore difarainandone le-» p.csi

D } cagio-
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cagioni ,

dice , che Strabene fu di

parere , ch’ella fofle prodotta dalle

file ceneri ftefle , fegufto in quefta-.

credenza da Caflìodpro , e da altri j

ma che ninno andò inveftigando , co-

me quelle ceneri potefsero cagiona-

7^. re si fatta fertilità. Sopra di ciò mol-
ilo bene e’con fiderà , che le ceneri

gittate dal monte, oltre alle particel-

lé fulfuree, e bituminofe, delle qua-

li fono fornite , hanno parimente in

fe una gran copia di fale armoniaco*,

e tanto le particelle fuddette
,
quanto

quello fale armoniaco danno una vir-

tù fecondatrice alle medefime ceneri

fparle per la vicina pianura . Che i

fali giovino al nutrimento , lo dimo-
Ura nelle piante , le quali crefeono

principalmente odai fili fublimati

dal letame degli animali , o da quelli

-ellratti dalle ftefle piante bruciate , o

finalmente dalla filigginc de’cammi-

.jii, è anche, dalla viva calce, come
.dal gran Malpighi fu eccellentemen-

te olTervato , Ora l’unione di quelli

fali co’fughi , chela terra tramanda,

e che le piante ricevono, fon la ca-

gione del loro nutrirli , e del loro cre-

feere; il che come fi vada facendo,

il no-
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il noftro Autore c’infegna , filofofan-

doci fopra profondamente, e facen-

do in oltre vedere , che que’ medefi-

mifali, che rendono le piante fecottr

de , danno fapore alle frutta , che

quivi nafcpno , e chc le particelle ful-

furee delle areae elei monte concor-

rono a dare quei vivace colore , che

nelle frutta medelìme fi ravvifa.

Ecuriofo il ricercaraento , che facviii.

l’Autore nel fufièguente Capitola

,

delle antiche, e delle nuove Città, e p.8j;

degli altri luoghi pofti intorno al Ve-
fuvió. Tra quelli mette in primo luo-

go la città di
,

già fituata alle^

falde del monte, da quella parte, fe-

condo il Cluverio , che verfó Capoa
riguarda . Penfail Pellegrino, che da
lei abbia prefo nome la famiglia Vtfe-

rki della quale fi fa menzione nel P’*^*

marmo feguente

.

D. M. S
M. VESERIO
M. PIE. PAL

IVCVNDIANO
PRAEF. FABRUM

ADCENSO. VELATO
PROC. ALIM. VIAE.FLAM

ìTVIR. DESIG
. D 4 SA-
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SACRIA. IVCVNDA

MATER.
Dopo qucfta ricordafi l’antica città

«di Mrcolano , detta da i Greci Eracléa,

pofìafra Veferi , ed ilSarno, fovra

tin picciolo promontorio , e con un
porto alTai capace . Ella , fecondo

Dionigi Alicarnaflco
,
prefc il nome

da Ercole fuo fondatore j ma quella

opinione vien tenuta dal Cluverio

per fayolofa , Quindi fi parla più a

*.*9. lungo della già celebre città di Tom'
pei , fu la riva del Sarno , dove per

comodo delle vicine città di Nola, di

Acerra , c di'Noccra era (labilità una

dogana afiai famofa > ficcome fu le^

rive del Volturno un’altra n’era aper-

ta per comodità de’Capoani nella.*

città di.Volturno , e un’altra ancóra

in Minturnoful fiume Liri per bene-

fizio de’luoghi circonvicini. La città

di Pompei , fondata anch’ella
, per

opinion di Solino , da Ercole , fu

abitata prima dagli Ofcij quindi pof-

feduta dagli Etrufci
,
poi da iPelaf-

gi j pofcia da i Sanniti , e finalmen-

te da i Romani . Ella giaceva

molto lungi dal mare , di un buon

porto fornita ; e parte da i tremuoti y

parte
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parte dagl’incendj del monte reftò

miferamentc diftrutta . Torà, ricor*

P

data da Floro , fu anch’ella città del-

lo fteflb contorno , da non confonder-*

lì però ne con Cora , ne con Cofa , nc

con Taurania , come diverfi han cre-

duto. Gli altri luoghi deferirti dopo

le fuddette città fono affai meno confi-

derabili, ma tanto intorno a quelli ,
‘

quanto intorno a quefte l’Autore di-

moftra erudizione, e franchezza nel

farne efame, enei recarne giudizio..

Dell’acque, che intorno al monte
trafeorrono , non ve n'ha alcuna più

celebre del fiume j"ar«o, che prefeil^'”^*

nome dal monte i'aro ,
ondenafce,c

da cui pure lo traffero i popoli Sarra-

fli mentovati da Virgilio , e da Silio.

Quefto fiume da i Greci è chiamato
forfè per le fuc noceyoli

efalazioni . U Cluverio, dopo aver
emendato l’errore di Paolo Òrofio

,

che confonde il Sarno con l’Arno del-

la Tofeana , incorre in un’altro erro-

re , là dove corregge Procopio, per-
chè abbia chiamato il Sartia col nome
di Brago

,

dicendo , che quefto voca-
bolo , non meno che' molti-altri , fa
corrotto da, lui . Ma’l Sig. Paragallo

D j difen-^
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difende Procopio dalla cenfura, e fa

vedere 5 che in molte antiche fcrittu-

re porta quefto fiume il nome di Dra-
goncello ^ di Dragone > e di Dragontéoy
e che cosi pure lo chiama il Sigonio

,

parlando della famofa battaglia acca-

duta in riva del Sarnotra l^cfercita

diNarfete, e quello de’Goti

.

C.X. Comechè il Vcfuvio molto prima
delilmpcrio di Tito abbia efalatole

P-II 7 - fiamme , tuttavolta il primo de’fuoi

inccndj trovafi rammemorato in tal

tempo da Sefto Aurelio Vittore.Quel-
lo

,
che vicn defcritto dal finto Bero-

fo 5 come avvenuto al tempo di Aralio

Re degli Affirj^ c quegli altri pure,

che innanzi airincarnazione di Cri-^

fio , tratti da fimili fonti , fi narrano

fucceduti 5 non dovevamo meritare

ne confiderazione , ne luogo appref-

fo il noftro Scrittore . Dopo il fud^

detto incendio del monte fotto TI m-
perio di Tito

,
il quale generofamen-

te ne riparò i danni > onde in piu

d’un marmo ne incifero que popoli la

memoria ^ altri i5>.con ordine crono-

logico ne va enumerando rAutore>

adducendo i pafli degli Scrittori , che

a lui ne fomminiftrariono il fonda-

rnem-
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ffìento * . Eglicben vero , cheinal-

cuno di cfli pare 3 che non abbia mol-

to bene avvertito il precifo tempo del

fuo avvenimento: come farebbe a di- p.uc.

re, ove fcrive, cheU primo incendio

fofle avvenuto nel fecondo ^ onelter^s^o

deirimperio di Tito, bifogna-

va dire più tofto nelprimo y
che fu di

Roma 8 3 a. e di Grillo 75?. ricavandò-

fi ciò da Dione (<2^5 il quale avendo

polla in taTanno 1 alTunzione di Tito

airimperio 3 narra, poche linee do-

po, il medefimo incendio del mon-
te

, fenz’alenna dillinzione di tempo;
c dipoi aggiLigne, che Tannofeguente
avvenne in Roma quel notabile in-

cendio, e che finalmente l’anno fuf-

feguente , efifendo Confalo Tollione ,
il

che fu Tanno di Grillo 81. accadde la

morte di Tito
.
Quelle circollanze,

ed altre fpcttanti allo ftefiTo fatto fono
molto bene difaminate dal Sig. Ciò-

yanni MaJJon nella yita di Tlinio il

giovane [b) , in occafione d’ invelliga-

re il tempo precifo della morte di Pli-

nio ITlloricQ. Più grave sbaglio fiP-^3<^-

D ^ pren- -

OSSERVAZIONE. *

inZ,
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prende nella cronologia del fecondo

incendio , che fi dice accaduto fotto

l’Imperio di Severo Vanno CCXLIII.

crederemo più tofto , ch’e’ deb-

ba dirli l’anno CCill. in cui veramen-

te imperava Severo , il quale finì di

vivere , e di regnare neH’anno CCXI.
11 terzo incendio del monte vien po-

llo «e/ CCCCLXXl.iotto il Confokto di

MarT^iano e di F(Jìo -, ma quelli due

furono Confoli nel CCCCLXXIL In-

nanzi di terminare la prefente olTer-

vazioncj noteremo,clTe a queft’illcv-

tia degl’incendj del Vefuvio fi può

aggiugner quello , che vien ripofto

dal Calvifio {a}nel BCLXXXIK col te-

flimonio di Ànaftafio Bibliotecario, il

quale racconta , che il monte feoppiò

in orribili fiamme, e danneggiò mi-

ferabilmente i luoghi circonvicini .
*

C.y. Più minutamente degli altri incen-

va deferivendo l’Autore quello ,

che dièfuora il Vefuvio li 6, di Apri-

le dell’anno 165)4. dai quale prefe ar-*

gomento di fcrivere il fuo prefente

Trattato. E perchè uno degli effetti

più ftrani di quell’incendio un’am-

pio

Chtonolcg. a4h,0‘ (dit. Francof.

infoi.
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pìoterrence di pietre liquefatte, te

quali penfa rAucore ^
chcfolseroufci-

te di qualche nuova apertura fatta^

nel bafso piano della bocca antica del

monte; va egli pertanto confideran-

do in altro Capitolo il moto, ladu-c.xiT^

rezza , la grofsezza , e la figura di co- P*J4A

tal fluida materia , la quale pera,

iifcendo da principio infocata , e bol-

lente , andavafi poi alla vifta delTaria

rappigliando nella fua fupcrficie , c

quindi fifsavafi in duriflime pietre ,

tinte di iin’ofcurG,e nereggiante colo-

re . Tra Taltre cofe curiofe,che qui fi

fpongono , è da avvertirli , che il tor-

rente diqucfta ghia ja infocata appari-

va come un gran fumo, ma di notte

tempo rifletteva all’occhiacx^n un la-

me accefo > € rofligno , maffimamente
dove quella materia non era peran^
che rafsodata in pietre dalTambiente
dell’aria. Il fuo moto era continuo

,

marron Tempre uguale, efsendo ora
più veloce , or più tardo, fecondo chè
quella pillo meno accefa fi conferva-
va > o pure fecondo che per luoghi
più p meno alpeftri feorreva . Gli
fperimenti fatti dairAutore danno a

conofcerc
, quanto quella ghia ja fgfse

ialek
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falda,e refiftente : il che vieti da lui at-

tribuito alla ftretta unione delle fue

particelle con occupare ciafchediina

d’efse il luogo a fe rifpondente-. :

perciocché, dic’egli
, l’effer faldo

^ ne’ corpi, non confifte in altro , fe

,, non fe in quello , che ciafcheduna

„ delle parti , che ’l compongono ,

,, per menomilfima , ch’ella fia, oc-

cupi il luogoa fe confacevole; ma
che non tanto nell’altra a fe vicina

,, s’infinui , e penetri . „ Quella loro

durezza era varia fecondo lavaria lo-

To figura . Nella fuperficie , che a

foggia difpugna , c fimile alla fpuma
del ferro, era tutta pertugiata

,
più

agevolmente ftritolavalì ; ma non
così accadeva delle parti in'urne affai

più falde, e più refillenti . La loro

•grandezza era
,
qual di un piede >,

qual di due, e quale infino di quat-

tro •, e runa fopral’ altra ammontic-

chiata 3 s’innalzarono in qualche luo-

go oltre a cinquanta palmi

.

C xni
defcrizione della ghiaja predet-

p.iyp.’ta porta quindi l’Autore a moltrare ,

che anche negl’incendj de’ fecoli ad-

dietro il monte ne avcffe gittata fuori

in gran copia, concra l’opinione di

, alcii-
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alcuni, i -quali l’hanno creduta ua:*

nuovo, edinufitato effetto di quelle

fiamme. Dice egli pertanto, che«.

predo gli antichi Scrittori fe ne ritro-

va memoria, e ch’ella molto bene-»

vien detta da Vitruvio fpongia , feu

pumex Pompejaniis ,
prefo tal nome

dalla città di Pompei aliai vicina
,
co-

me abbiamo veduto , al Vefuvio . Ad-

duce di poi le autorità del Sanfelice

,

di Procopio , del Sigonio , del Ponta-

no , e di altri , che non lafciano dub-

bio di quello fatto

.

Efaminado dipoi la profondità del-C.xiv

Je caverne del Vefuvio,egli centra l’o- P-17^

pinione di molti , i quali han creduto,

che tanto quello, quanto altri monti
bruciati flendelTero la loro cavità lot-

to il mare, cper vie fotterranee , ed

ofeure veniflcro tra loro a comunica-
re -, fa vedere , che la detta profondi-

tà infino fotte il mare non giugne j si

perchè le fiamme non pofifono man-
tenerli nelle caverne fotterranee , do-

ve l’aria, tanto necellaria alla loro

confervazione , è di foverchio com-
prelTa ; sì perchè quella gravilTìma_»
materia di pietre liquefatte

, gittata

.dalla parte fuperiorc del monte , non

avreb-
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avrebbe potuto aJzarfi per la fua gra-

vità , quando le caverne, nelle quali

cfla convien , che fi generi , foflfero

così fterminatamente profonde . In

aggiunta di quelle ragioni adduce le

fperienze fatte dal Balzano in fomi-

giiante occafione l’anno con.»

lanciarvi dentro una pietra, la quale

rendette un fuono , non altrimenti

,

che fe la ftefla fofle piombata entro

un pozzo : fegno evidente di non mol-
ta profondità

,

C. XV. Ne meno llrana della fuddetta opi-

P-'78- nioDS è paruta al noftro Autore quel-

la di coloro, i quali hanno creduto,

che il Vefuvio avefie potuto attrar

l’acqiie del mare nell’ incendio del

1651. e però non ha voluto chiudere

il primo Libro di quella fua Opera
fenza confutarne l’errore, maffima-

mente vedendo, che ella aveva avuti

molti fautori , c che tuttavia in oggi

molti ne annoverava ,
più tollo ollina-

ti , che perfuafi . Egli pertanto la con-

vince di fàlfa , sì con la ragione già

addotta nel Capitolo precedente , che

il monte non ha caverne cosi profon-

de , che giungano fino alla fuperficie

del mare i si anche col dimoftrarc >

che
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che quando fofTe pur vero, chequellé

fìnfottoil mare fi profondaflero,non

per tanto 11 monte non avrebbe potu-

to attrarre a fe per via di quelle l’ac»

que marine . Adducendo quindi alcu-

ne dottrine filofofiche intorno all’at-

trazione , che fi fa dell’acqua , dell*

argento vivo , c d’altri liquori dall’

aria, e alla forza elaftica della medc-
fima , e applicandole al cafo del

monte, fa conofcere , che l’aria quivi

non aveva la facultà di fare tale artra-

zionej e che la oppofizione del vacuo
addotta dagli avvcrfarj era fuor di

propofito, e ripugnava alla ragione,

ed al vero . E perchè nel predetto in-

cendio del ? I . Tacque marine fi ritira-

rono parecchie miglia dal lito della

Torre dei Greco : il qual ritiramento

fu da alcuni Scrittori attribuito alT

attrazione del mare fatta dal Vefuvio
cella violenza delle fue fiamme j dico

il Signor Paragallo, che tal cofa_.

avvenne, perchè ,, eflendo quivi nel
p_

,, mare entrato uno ftrabocchevol

„ torrente di cenere, ed arene dal

,, noftro monte , in tempo di tale in-

„ ccndio vomitato, fece quello dal

,, lito ritirare Che fe pur è vero ,

che
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che in quella occafione ufcifsero della

bocca del monte torrenti d’acque ,

quelle non furono tratte dalmate ,

jma fpicciarono fuori dei lati del Ve-

fqvio a nelle cui minori caverne erano

pef le cadute piogge (lagnate. Con-
cede ancóra a che inficme con Tacque

foflfero potuto ufcirne e conchiglie,

c pcfci , e sì fatte cofe , ma ciò non fa

,

che tali generazioni nonpotefsero ef-

fer prodotte nel monte, fenzachè le

avefse dal mare , quando egli è noto

per 'tanti rifcontri trovarli e nelle ca-

ve a e ne i monti gran copia di conche

X!9arine ,e di pefci : di che fe ne reca-

no Tautorità di Ariftotele, di Plutar-

co^, di Olimpiodoro , e di altri

.

g;. III. Come il Signor Paragallo ha

condita (inora nel I. Libro l’aridità
^

del foggetto con molte notizie erudi-

te ì cosi nel II. cerca di renderla piu

dilettevole con le dottrine filofofichej

€ primieramente inveftigando la ca-

gione degl’incendj del Vefuvio , ef-

pone intorno alla ftefsa le opinioni

de’ Poeti, e d’altri varj Scrittori, fin-

fero i primi, tra’quali fi diftinguono

tre infigni Poeti Napoletani , il San-

nazzaro , il Rota, ed il Marmano,,
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che Tinnamorato Vefevo vinto dal d€>-

Jore in veder la fua cara Leacopetra

in biancha pietra per la fua durezza

cangiata, lafcioflì cadere a terra, e

trafmutoflì in un monte , donde in

ardenti fiamme i fuoifofpiri traman-

da, fpargendone fino al Xafso della

fita ninfa e le favil le , e grincendj . Ma
gli antichi Greci favoleggiarono ,che

quivi Alcinoo fulminato reftafse , al-

lorché con gli altri Giganti meditò di

cacciar Giove dal Cielo ; ed in Clau-

<iianofcne ritrova menzione. Altri

poi credettero , che tai fuochi fofse-

ro podi ne’ monti per tormentare l’a-

nime de’ colpevoli j onde San Grego-
rio Magno fcrive, che il Re Tcodori-
co, partigiano dell’ impietà e della

dottrina di Ario,fu gittato nelle fiam-

me deirifola di Lipari ; e San Pier
Damiano racconta , che l’anima del

Principe Pandolfo
, e di Giovanni fuo

capitano furono condannate a pagare
il fio delle loro malvagità nelle fiam-

me del monte Vefuvio.
Ma come quelle opinioni cadonoc. II.

da per fe llefse , così poco fi. affatica il>p.i04.

noftro Autore in ribatterle •> c con_»
più forza fi ferma ad indagare quells.-

degli
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«degli ancichi , e de’ moderni Filofofi

fopra la cagione de’ medefimi incen-

dj . Tra quelle rammemora j e ribac-

ce quella di coloro > che credettero

efser la terra animata , ed altro noa
efsere gl’incendj , che n’cfalano , che

fuoirefpiri. Empedocle ftimò, che

cotali efalazioni ardefsero perpetua-

mente fotterra , chiuiì nella fua cavi-

tà
-, echenon folo defsero all’acque

vicine il calore, ma di quando in

quando per qualche fpiraglio della

terra , o da qualche monte fcoppiaf-

fero. Altri poi fu di parere, che le

acque marine cagionassero l’incendio

del monte,aljpignendoci i venti nelle

caverne, oforarainiftrandogli conia

materia un perpetuo alimento di fuo-

co. Il Maffeo,ed il Cefalpino penfaro-

no ,che qualunque volta, infìamman-

dolì lo fpirito , che fta rinchiufo nelle

caverne de’ monti , fi abbatta ne’cor-

pi atti ad apprendere il fuoco, gli ac-

cende , e ne genera le fiamme, che poi

fu le cime degli ftcflì monti fi veggo-

no. Meno ragionevole è la fentenza

di quegli , i quali attribuirono la ca-

gione di tali incendjalle ftcllc, eda i

caldi raggi del fole , ovvero rafsegna-

rono
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ronoal fulmine. Altri poi confidc-'

rando , che in certi paefi vi fia una

fortadi terra , che arde come il car-

bone , s’indufsero a dire > che la terra

ftefsa fofle cagione degl’incendj fot-

terranei; e r Autore del poemetto

dell’Etna, comunemente attribuito a

Cornelio Severo ,
giudica, che fpecial

cagione di limili incendj fia quella

forta di pietra chiamata molare , eTU-
ritide y la quale però dal Baccio vicn

detta , che anzi fia contraria al fuoco ,

che nutritiva di eflb . Da altri afle-

gnafi tal cagione al vento, il quale fpi-

rando di continuo entro le caverne

del monte , vi accende il folfo , e ’l

bitume, e ne produce gl'incendjj da
altri all’alume , il quale accendendoli

difficilmente vien meno j da altri al

bitume.; da altri ai folfo; da altri , co-

me da Paracelfo,al folfo , al nitro, ed
al mercurio ; e da altri finalmente ,

come dal Cardano, al bitume infic-

me, ed al folfo. Qiiindi fi paflfa ad p.ii4

efaminare l’opinion del Cartello, il

quale volle, che altronde non prove-
niflero si fatti incendj, fé non da quel- .

leefalazioni , bituminofe, eoleofe,
le quali chiufe fottcm> e fortemente

quivi
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quivi agitate compongono ’akuni
craflì fumi, niente differenti da quel-

li di una candela recentemente fmof-
zata : ora fe per avventura qualche
fcintilla di fuoco vi fi rifveglia , que’

fumi infiammandofi, ofcoppiano in

tremuoto , ofvaporano in incendio.

Il noftro Autore dimoftra , che anche

quella opinione, benché dell’altre più

plaufibile , patifce gravi difficoltà •, sì

perchè gli fembra affai duro , che que’

fumi diradandoli abbiano forza di

fcuotere si fortemente la terra j sì

perchè non fa concepire , come que’

medefimi fumi accendendofi poffano

mandare fu per l’aperte buche del

monte quelle groflìfiìme pietre , delle

quali fi è favellato; e come pofsano

fmaltire le arene , e le altre parti ter-

ree del medefimo , di cui s’ingenera-

no que’ torrenti di ghiaja, che ab-

biam defcritti

.

^ . Dopo la difamina delle opinioni

p.'ii/. degli altri
,
produce il noftro Autore

lafua; ed è, che la creazion degl’in-

cendj venga dal folfo, dal bitume ,

.dal falnitro , e d’altri fimili minerali

uniti infieme, ed accefi; ma innanzi

di portarne ic pruove , efamina , co-

me
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me di quefti minerali fi faccia la gene-

razione , e qual ne fia la natura . Dice p.ii?.

egli pertanto, che tra i fali fotterra-

nei ve ne ha molti , che fono acetofi , i

quali unendofi con quelle efalazioni i

che fono oleofe , formano il folfo , di

cui tutti i monti della Campagna , e

ih particolar del Vefuvio , fono ab-

bondantifiìmi. Che il bitume non èp-iìr*

altro , che una miftura di fali acetofi

con terre parimente pregne di fughi

acetofi , e che però ,
ove ad efso fi ap-

pigl
j

il fuoco , ne meno con l’acqua fi

può ammorzare : il che forfè deriva,

perchè le particelle de’ fall , e de’ fu-

ghi acetofi, che lo compongono, of-

fendo fommamente fottili,epcnetrc-

voli, fiunifeono di si fatta maniera,

che onefsun meato vi riman voto ,

o fealcuno ve ne rimane , non riefee

acconcio a ricevere le particelle ac-

quofe, che vi fi gettano fopra. ChcP•^'^7•

le marchefite, dette da’ Greci Pjr/-'

tides ì abbondano di particelle fulfu-

t ree , oltre a quelle , che compongono
I

il vitrivuolo
, e però fono facili a con-

cepire la fiamma. Che il falnitroè

compofto di particettc-molto più acu-^
'"^^

te
,
più penetrevoli , e più pungenti

di
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di quelle degli altri fali acetofi . Do-
po di che conciona a moftrare , come
fi generi il Tale armoniaco-, come il

vitrivuolo,e ralume; minerali tutti

di facile combuftione j e materia pro-

pria a ricevere quel calore fotterra-

neo, di cui a lungo ragionali nel Ca-
pitolo fuffeguente : in propofito di

•che difeorre delle lucerne , e de’ ba-

gni degli antichi , beffandoli di chi

ha fìimato eterne le prime, e mo-
llrando l’abufo dei fecondi: il che fa

egli con molta erudizione tratta prin-

cipalmente dalla giurifprudenza_, ,

nella quale il fuo buon gufto lìngolar-

mente traluce

.

Da quanto haefpofto finora, riefee

facile al noftro Autore il dimoftrare,

qual lìa la generazione,e la natura del-

le fiamme del Vefuvio, e del fumo,
che le precede . L’unione di que’ mi-

nerali accefi è la cagione interna di

quelle", e può eflerne parimente un’

cfterna , la introduzione delle parti-

celle acquidofe entro le caverne del

monte, dove bagnando le pietre cal-

cinate dagli antichi incend), rifveglia-

no il movimento , ed il ftioco , il qua-

le probabilmente prima, che agli al-

tri
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tri minerali , fi appiglia al folfo, co-

me quello , che più degli altri abbon-

da di fali acidi , e di oleofe foftanze .

Il fum® poi , che precede le vampe >

in efalandodal monte, parrebbe, che

potefle eflere ingenerato dal bruciar-

li del bitume j e del folfo : ma veden-,

dofi , ch’egli è affai tenue , e affai raro,

fembra più tofto , eh’ e’ nafea dall’ac-

cenfione d’altri minerali; di che fi

rendejragione, non meno che del fuo-^^-VI,

no lirepitofo
,
e degli feoppj del mon-

te , che d’ordinario fi fentono ufeire

delle fue fiamme > e credefi , che pof-

fano nafcerc o dal bollimento de’ mi-
nerali dentro le fue caverne , o dal

cadimento delle pietre, che quivi ro-

ficchiate, e fvelte dal fuoco piombano
nel fondo delle medefime. Lacagio-^yj-
,nepoi de’ tremuoti, che così prima ,p,ip8^
come in tempo di detti incendj fi fe-

cero in Napoli, e ne* vicini luoghi
fentire

, non può derivare, come al-

cuni haa creduto, da comunicamen-
to

, che flavi tra le caverne del Vefn-
vio , con quelle di Napoli , e de’ luo-
ghi circonvicini , effendo fpeffe volte
accaduto, che quelli fieno ftati feoffi

da terremoti , fenzachè il monte alcu-

Tomo F. E m.
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na vampa gittaflfe , cd cfliendo anche
vero , che fe quanto han durato i bol-

lori di quello , fofser durate anche le

(coffe di quelli,eglino,e la città fareb-

bonopiù d’una volta rimafti affatto

(otto le loro mine . Par dunque più

ragionevole il dire, che dall’aria mof-
fa dall’impeto degl’incendj del monte
nafeano i predetti tremuoti, i quali

con piu di violenza (corrano i luoghi

vicini , che i lontani : (opra di che fa

" l’Autore molte offervazioni , c con

piu ragioni il conferma

.

C.viii. Ne’ (uffeguenti Capitoli va egli

P-S^^-confiderando gli effetti più Urani degl’

iheendimenti del monte : cioè a dire ,

I. i fallì, che in molta copia ne fono

(pinti , e cacciati , alcunide’ quali fu-

rono di eftrema groffezza , e ciò non
ollante furono portati in molta di-

llanza dalla forza de’ minerali accelì i

ir. arene, che fimilmente vi fonge-

p.jiS.nerate dal fuoco, e cacciate fuori in

nuvolo così denfo, che toglievano il'

giorno alla terra , e la luce alla villa

,

prodotte dalla materia vetrificata

bollente, che ufeendo all’aria ,
por-

tataci dall’impeto delle fiamme , li

rafsoda, fifparpaglia, c fi trasforma
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in quelle minute granella j j. le po-

mici , le quali altronde non fono for-

mate, che dalle particelle della fluida

materia vetrificati^ e fpecialméntc

da quelle deli’alume , che bollendo

entro le fornaci del monte , fi gonfia-

no a foggia di picciole bolle , e ufeen-

do all’aria rappiglianfi ,
formando le

fuddette pomici , che fon bucate e

porofej 4. e finalmente la ghiaji , in-

torno a cui s’impiegano tre Capitoli , c.X.
nel primo de’quaiifi efamina lafuap.jji.

generazione, nel fecondo la cagione^
del fuo rovefeiamento giu per la boc-p

ca del monte,e la fua proprietà , e nel

terzo l’ufo della medefima, la qualeC.XII

ferve principalmente al laftricamen-P*3P*

to delle ftrade, a fomiglianza di queU
la, che da’ Latini fu detta, la

quale altro non era, che una certa

unione di piccole pietre con miftura
di fabbia . A quefto propofito entra

l’Autore in ragionamento del mod©
tenuto anticamente da’Romani in la-

fìricare le ftrade fuori delle città * il

che faccano di ghiajUiCìCcomQ in quel-
le di dentro ufavano farlo di felce*, c
parimente della cura, che prima ave-
va il Senato Romano delle pubbliche

E a itr^-



loo Gìorn, De’Lettbratì
ftrade , la quale fu poi commefla a i

Ceafori, e finalmente ad un magi-
fìrato di quattro uomini , detti (juci-

tuorviri viarum curandarum, men-
zionati da Pomponio (a). Augufto
li ridulTe poi a due foli . I Queftori

n’ebbero anche la fopraintenden2a,aI-.

la quale finalmente vennero gli Edili

promoifi. Quindi fi pafla a trattare

della via Appia, che da Roma ftende-

vali fino a Capoa, detta così da Appio
Claudio , che neU’anno della fua Cen-
fura la fece fare , ricoprendola tutta

di dure pietre , non d’altra materia

formate, che della ghiaja delVefui-

vio , fecondo la credenza del noftro

Autore , il quale giudica favorevole

alla fua opinione l’autorità di Proco-

pio « e nel tempo medefimo la correg-

g
ge, non meno che quella del Panvi-

^’nio , edel Lipfio . Altre curiofità qui

fi leggono intorno alla ftefla via Ap-

pia , e vi fi allega un’ antica infcrizio-

ne, dalla quale apparifee , che l’Im-

peradoreTrajano la fece , o la riftorò

da Benevento fino a Brindili , dove era

fiata prolungata anche prima de i

».?6r, tempi di Cefare . Sciraafi altresì ,

che
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che di quefta ghiaja del monte fia Ha-

ta laftricata la ftrada Erculea, o Er-

ciilana, equellaltra pure, che dall’

antica Sinuefla menava a Pozzuolo ,

fiftorata da Domiziano. In oggi del-

la medeiìma ghia ja li formano le ftra-

de di Napoli i e tagliata nelle ville di

Portici , e di Refina , e ridotta in for-

ma quadra, fe leda volgarmente il

XiorcizàìVafoli.

Cerca dipoi il noftro Autore, in_.C.xiu.

qual guifa poflano continuamente»..

andar crefcendo , e generarfi i mine-

rali del monte •, e lo attribuifcc a

quelle particelle divarie, e differen-

ti foftanze , le quali fparfc per l’aria

trafcorrono, e fottentrano in que’fo-

rellini , da’ quali le particelle della

medefima figura, e grandezza , e del-

la fteffa generazione di cofe fi dipar-

tirono: il chela, che fi fomminiftri

perpetua materia agl’incendj , intor-

no alla cui durazione fi occupa il fe-

guente Capitolo, il quale dà fperan-

za , che un giorno poffa mancare al^'^'^g'

Vefuvioe l’alimento, e la fiamma
‘

e che allora egli refti al fuolo ade-
guato con non poco danno de’ circo-,

ftantipaelì.

,£3 Avao-
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C XV. Avanzandofi quindi il Signor Pa-
^^^^’ragallo al termine della fua dottu

Opera , efamina nel primo de’ due_*

ultimi Capitoli , i pronoftici , e ife-

gni degi’incendj del Vcfuvio , cioè

Jo fcotimento della terra , il rumore
«d il fuono delle caverne del monte j

e limili cofe, le quali fono tutte fal-

laci , non meno che gli aiigur
j , i quali

folevano trarli dagli antichi negl'in-t

de’ monti brucianti. NeU’ul-
p.4q9'timo finalmente gratta delle peltilen-»

ze
,
le quali è opinione del volgojche

derivino da’medefimi incendj, c de’

rimcd), che fipoflbno applicare agli

ftefli , i quali non hanno altro riparo,

^he la pietà de’ fedeli j e la protezio^

ae de’ Santi tutelari di que’ luoghi ,

•he ae fon minacciati

.

ARTICOLO V.

Laurentii Terranei» 'Ph-^ Med.

tioG.CoUcg.Taur. De Glandulìs uni-

yerfim , & fpecìatim ad Ui-ethram

"pìnlem novis . Taurini ex Typogr.

Ulph. J. Bapt. Guigonii in S. 1 7op-

pag I Iti. con due Figure in rame . ..

. ^ LP«-
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I. T) Erchc non fi maravigli il Let-

X tore> fe il riftrctto , chequi

noi diamo di quefìo breve Tratta- %
to, non corrifponde al titolo d'cf-

fo, è d’uopo avvertirlo, che non vi

corrifponde lo fteflb Trattato . Pei\-

fava l’ingegnofo fuo Autore di fcrivq-

re un Capitolo a parte anche delle

glandule ConglomeratetCC. e credeva p.6f..

fimilmente , che le glandule dell*

Uretra Virile» da lui deferitte , fof-

fero nuove . Mutò pofeia penfiero ,
P- 5®*

ed in gran parte ancóra credenza ,

ma non perciò mutò il titolo , in cui

runa , e l’altra cofa , come ognun ve-

de , è promefla

.

Ora per cominciar dalla prima, in

vece d’un Trattato delle glandule in

generale , trovali il I. Capitolo > che
tratta delle fole glandule Difgregate ^

Chiama l’Autore con quefto nome
tutte quelle glandule, che altri chia-

mano Miliari . E fc bene quefte fo-

gliono comunemente efler pofte fotto

il genere delle Conglomerate » tuttavia

l’Autore pretende, che, anche per
parer del Malpighi», fene debba fare

un genere a parte. Vuol , che s’afiTe- p. 13.

gnino a quefto genere le glandule dél-

.
E ^ c,

la
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la cute , del nafo , del condotto udi-

torio , dell’acquedotto deirorecchio,

così
( <i ) chiama col Sig. Verney quel

condotto, che altri meglio, perchè

fenza equivoco, han chiamato rrow-
ba delVEuftachio ) quelle , che nella

epiglottide ì nella bafe della lingua-. ,

nelle fauci, e nel palato trovò loStc-

none {{b) avvegnaché quelle ultime

,

a dir vero
,

già dal Falloppio furon

trovate ) quelle in oltre della trachea»

étW efofagOy del ventricolo, e degl’

inteftini, e quelle della matrice, del

peritoneo t deWzpkura» e del pericar-

dio» quelle ancóra delle interne to-

nache delle Vefciche del fiele ,
e della

orina
, e de gli ureteri» e quelle final-

mente (per tacere di molte altre )

che fon nelle tonache delle arterie ,

delle vene , e forfè ancor de* linfatici .

y.z4- La ragione, per cui vuole il Sig.

Terraneo feparar quelle glandule

dalle Conglobate » e Conglomerate , e

farne quello terzo genere delle Dìf-

gregate »' fi è
,
perchè non meno quelle

fon differenti dalle prime , e dalle fe-

con-

ta) Vedili Valfalva de ^ure Humana
70, (b) Vedi il Morgagni ^Idver/Àri*

a piedi della pag.zj.
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conde, di quel che le prime , e le fe-

conde lo fian fra di loro, indiffe-

renti dalle Conglomerate , perche fon

glandule folicarie, e non , come que-

fte , un’ammafTamento di molte , i

di cui condotti fi unifcano in un folo*

E fon differenti dalle glandule Con-

globate perla diverfità, che s’olferva

neH’ufo , nel condotto , nel fugo , nel-

la forma edema , e nella interna fab-

brica diquede, e di quelle, impe-
rocché la fabbrica delle Difgregate

eonfifte , almeno per la maggior par-

te , in una femplice vefcichetta, for-

mata da una membrana atta a fepara-

re un fugo determinato, che dentro

la cavità della vefcichetta s’accoglie

.

Della qual fabbrica rende l’Autore la p.

ragioneeoi far riflettere , che fetutfce

quelle membrane non folfero difpolle

in forma di vcfcichette , ma folfero in

im fol piano diftefe , o fenza cavità ab-

cuna ridrette
, ciò ben fervirebbe ia

quelle parti, nelle quali bada ùna_.
leggeriflìma continua umidità , èper
le quali nulla feorre naturalmente ,

ondepolfa la gianduia reitar chiufa ,

o logorata , o in altra maniera offefa

ma non già nelle parti, nelle quali

£ f acca-
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g..ccade il contrario , e nelle quali pl-^

tre ad; upa cotitinua umidità fi richie-

de a tempo a tempo maggior copia-.,

d’umore.. Ora quafi tutte le parti fo-

Op di quefta feconda forte , e di più

avendo bifogno, di eflerc mantenute-,
lubriche > vengono appunto ad avere

ancóra bifogno delle cavità delle ve-

fcichette , in quanto-il fugo a tal fircj,

fcparato , dentro quefte feraiandofi ,,

viene adacquiftac maggior corpo , e.

così pofcia efip può con maggior’ uti-

le, cper maggior tempo fopra le-.,

parti medefime trattenerfi

.

fs li.. Sono poi. le glandulc Dijgregate

cosìnumerofe , e cosi Tona all’altra-,

pofte vicino , perchè meglio podano;

ed.umettare qualfivoglia piccolo fpa^.

zio delle parti , e difciogliere ancóra j,

d.ove ciò. è necefiario , le cofe, che_»

dentro cfle parti ('per cagion d’efem.-

pio, dentro il vencricolo )
fon contea

«4? nute . Imperocché fé quell’umore me-,

definao , che fcaturifce da- tante pic-

cole fonti, fgorgafie, da una. fola pii\

grande-, o da nvolte ancóra >,
ma noti

tante, ne tanto fra lor- vicine, egli è

certo, che ne cosi prefto , ne cosifa-

cilnaente potrebbe ftenderfi ad umet-

tare.
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tare ogni piccolo fpazio^eparticella,;

come ora fa. In oltre fc catte le^

glandule Difgregatt y difttibuite ora P*'S*

per tutta una parte > per efempio 7

quelle degl’ inteftini , fi foflera più

tofto in una fola mafia raccolte, fareb-

be quella riufcita di tanto pefo, edi
tal mole , che non poco incomodo al-

la ftefia parte , o alle vicine recata

avrebbe . Finalmente è afiai più faci-

le > che fia del continuo , e più fecon-

do le occafionì , fpremuto fuori l’u-

more, che s’accoglie dencrole glan-

duierte cosi fuperficiali, cosi ceden-
ti , c di cosibrevi condotti, come_»
fon quelle , che non farebbe, fe den-

tro le glandule diverfamente difpofte

fòfie raccolto.

IL. Al primo Capitola , nelquale^
come s’è riferito , trattali delle glan-

dule in genere, fucccdeil

fecondo , nel qual fi tratta in parti-

colare delle glandule Difgregate deli’

Uretra . Ricordato adunque il bifo-

gno , che l’uretra ha di efiere mante-
nuta umida , perchè fia cedente , e

pieghevole, lubrica,, perchè dia più
facile , e fpedito pafiaggio a’fluidi,

che per efia debbono feorrer fovente ,

E 6j ed.
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cd in ojtre aiuaita , c per dir così'^

iavernicara
,
perchè da’ fali della ori-

na non relti offefa , fi fa prima confi-

p. 56.. derare , che l’umore > a tutto ciò de-

lìinaco y non può venire dalle vefei-

chette del feme , ne dalieproflatey ne
dalia medefima foftanza dciruretraj

indi fi pafla a deferivere le vere fonti,

dond’elfo viene

.

Sonquefte, al riferir del TAutore,
pv 4?- molte glandulette ditaj piccolezza,

* che le più di loro difficilmente fono
vifibili, di figura quali rotonda , in-

caftrate nella foftanza fpuguofa delf

uretra , per la cui tonaca interna tra-

mandano a fboccare entro la medefi-

ma uretra i piccoli, e feraprc più af-

fottigliati condotti loro , alcuni de-

quali fon cosi piccoli , e corti, che

altro di elfi non fi vede ^ fuorché un.

femplice fbrelliao . Ciafeuna d’elle

glandulette ha il condotto fuo pro-

prio, toltene però alquante , che 1’

hanno alle volte comune , t perciò

più grandicello . Non fono effe fein-

pre ad un modo ne in numero , ne in

46
grandezza ; nè l’umore fteffo ,

che

47. vien daquelle , Tempre fi trova della

medefima qualità , e quantità . So-

no
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no però effe più piccole negli animalia.

elle vivon d'erbe , come nel bue , nel

cavallo, ,CG. , alquanto più grandi

negli animali , che mangian carni,

come nella volpe , nel cane , ec. ma
in neirun’altro più grandi > che nell’

«omo , come quello , che per ber vi-

no, ha l’orina carica di fali più ftimo-

lanti , e perciò ha maggior bifogno

di aver Turecra ben munita centra le

offefedi quella

.

111. Dopo le glandule Difgregatc

deirUretra , tratta il Sig. Terraneo

nel terzo Capitola delle glandule

Conglomerate della medefima. Ed è

piu principalmente ^ dove in vece di

glandule nuove , trovanfi deferitte

due glandule
,

cherAiKore fteffo nel

fin del Capitolo ingenuamente fog- p.cjo^.

giunge d’avere in ultimo da un’ Amir
co fuo rifaputo , che non fon nuove

,

machc furono già una volta fcopcrte

dal celebre Notomifta Francefe il

Sig. Mery. , e nel domai de Dotti

(.a) accennate.. * Sono quefìe glanr

dule quelle medefime di cui diede una
d.efcrizione il Sig. Cowpero

,

famofo

Ana-

(à) Joxr'/ial des S'favans Tom.iz. ui. 1684,
T OSSERVAZIONE *
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Anatomico d’Inghilterra

, in quelle

Filofoficbe TranfaT^oni nell’anno 1 6 <>;>.

la qual defcrizione , tradotta in lati-

no , leggefi pure ne gli de gli
Eruditi di Lipfia dell’ anno, i yoo.e fi

ha ancóra a parte , tradotta dal Cow~
fero medefimo , e ftampaca in Lon-
dra l’anno 1701. conia giunta d’una

terza gianduia fimile , dal Sig. Ter-
raneo non ricordata, e d’altre Figu-

re , che pur fi vedono negli Atti fo*

pradctti, dell’ànno lyoz. Di quelle

medelìme glandule , chiamate dal

Sig. Cowfero Moccofe , fi difcorre_*,

nelle Memorie deM’Accademia delle_.

Scienze deH’anno 1700. e fe ne fa an-

córa per incidenza menzione ne gli.

^vyerfarj Anatomici

}

da noi (4) ri-

feriti, dal celebre Notomilla il Sig.

Morgagni là dove
(

1^ pure lotto no-

me dì roinoriFore///B; defcrivonfi le

bocche de’mentovati condotti delle

glandule Difgregate. dell’ Uretra . L

quai Libri eflfendo per la maggior

parte nelle mani dt tutti adelìì ri-

mettiamo il Lettore, così per la no-

tizia di que’cond.otti anche nell’ ure-

tra, della donna , dello fpazio,dentro,

Tom.LVedi^fag.ttO, (b)
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H quale fogliono oflervarfi neJrurev

tra dell’uomo , c del perchè, dello

fpremerfcnq opportunamente Tumo*-

re per lo gonfiarli della fòftanza fpu-

gnofàdtU’uretra , e limili altre cofe

dalla chiara brevità del Sig. Morga-
gni già quanto balla infegnateicome

per la defcrizionedi quelle due glan-.

dule
,, e loro condotti, eper la ricer-

ca del loro ufo, che
(
infieme coti

qualche menzione della olfefa loro-,

nqjlainfczione Venerea ) negli Atti v
ed in parte ancóra, nelle Memorie.*,

mentovate a fùllicienza. li trovano..

Anzi troverà il Lettore in ellì Libri:

ancor piu , cioè la terza gianduia fo-

pradetta dal Sig. Cowpero > e que’ Ca~

ìiaktti deirUretra per grandezza, or-

dine , fico, ec. , da tutti gli altri di-

ftinti , e ben dillintamente deferitti:

dal loro primo feopritore il Sig.Mor-
gagni , ma dalSig.Terraneo

, che nel

luogo ftelTo, ove e’ fono
(
per quanto,

noi penfiamo , ed in parte ancóra del-

le fue Figure vediamo
) fuole aprir 1’

uretra , wgliati facilmente per mez-
zo ,. e perciò non olfecvati . Ma fé be-

ne per le ragioni accennate noi non.*,

g^mdichiamo necelTario il dar qui tjOi

ti'-
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riftretto del terzo Capitelo del Si'g.

Terraneo , ed un più lungo del fecon-

do , non tralafceremo però di avvi-

fare i Lettori , che troveranno in que-

Iti Capitoli una più lunga, e più mi-
nuta defcrizione di effe glandulc, e

ricerca del loro ufo , non fenza lodar

l’Autore si dell ingegno, e della dot-

trina , con la qual rintraccia il fecon-

do , sì della diligenza , e della fatica,

con la quale ,
anche in varie fpecie_»

d’animali, efpone la prima , e sì fi-

nalmente della finccrità , con la qua-

le confeffa egli fteffo ciò che fa in pre-

giudizio dellefue credute fcoperte,e

conia quale noi pure intendiamo d’

aver qui aggiunto quel di più, che_>

fapevamoin propolìto delle medelì-

me, *

IV. Nel quarto Capitolo , che è

il più breve di tutti, ricerca, ed ac-

cenna il Sig. Terraneo una particolar

forza , onde e continuamente , c

molto più alle oceafioni venga cfpref-

fo entro l’tiretra Tumore delle fut-.

P37. glandule Conglomerate ; e confifte

quella in un fafeetto di fibre carnee

,

che le abbracciano, chiamato dal Rio-

lano lo sfintere eterno della f'efdsa.^
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Più lungo fi è il quinto Capitolo ,

che è l'ultimo , e forfè il più bello di

quefto Trattato . Si difcorre in effo

de’mali delle glandule dell’Uretra,

€ particolarmente della Gonorrèa

.

Ed
in primo luogo divide l’Autore i pre-

detti mali in quelli , che dipendono
p

dalla oifefa delle parti medefime , ed

in quelli , che derivano dalla cattiva

difpofizione de’loro umori . Indi tor-

na a dividere i primi in nativi , ed ia

avventizj
, e gli avventizj , in quelli

,

che da interne cagioni , ed in quelli ,

che da efterne provengono . E fra_,

quelli ultimi parlando delle ferite, ed
accennando , che ad una ferita d’un

condotto d’ima delle glandule fOK-p.iuj,

glomerate potrebbe fuccedere il chiii-

diniento d’eflb condotto , ed a quefto

una dilatazion notabile del medefi-
mo dal luogo del chiiidimentofino al-

la gianduia , mette perciò i mento-
vati condotti in confiderazione a i

Cerufici, a’quali può occorrere di

tagliar l’uretra nel luogo appunto ,

per cui fcorrono i medefimi

.

I mali poi, che confiftono neglip.ic/i
umori delle glandule dell’uretra, fo-

no dal Sig. Terraneo divifi pnncipal-

men-
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unente in tre dadi , cioè in abbondan-
za , o in difetto^ in difcioglimento >

oin groflezza , ed in troppa attività^

f.iop.o in languidezza de’medefiini umori*
Per mancanza di ìjuefti in alcuni mor-
ti di febbre acuta, e d’una infiamma-

zione delle vifeere principali, o an-

che d’un marafmo fenile , ha l’Auto-

re offervata lafuperficie interna dell’

uretra arida , e fecca a guifa d’un_j

cuojo feccato al fuoco . Per l’abbon-

danza di efiì umori pofibn gònfiarfi le

glandiile , maifimc le Conglomerate »

*®'non fenza dolore, c difficoltà di ori-

nare , poflbn romperfi i condotti ,

maffime delle Difgregate , produrli

certe fila,che nelle orine fi ofTcrvano ,

ce. Dalla groflezza poi, e troppa vif-

cofità de gli umori medefimi deduce il

Sig. Terraneo alcunichiudimenti del*

p. IH. faretra ofTervati dagli antichi, e fat-

ti, come quelli dicevano , dalla pi-

tuita . Ne deduce anche , come cofa

poflìbile , la generazione di qualche

calcolo ne’condotti di quefte glandu-

le; nel qual propofito racconta , eh’

,v egli fteffo in un vecchio , ne’cui reni,

milza , e polmone trovò de’ calcoli

,

BC trouò ancóra alcuni piccoli, ed ine-

gua-
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guali ne’vafi efcretorj delle proflate ì

c nel fine àc'Fafi EjaculatorjìOnde non

fenza impedifnento, e moleftia po-

teano paflare J’orina , ed il feme'.

Quindi inoltrandofi il Sig. Terra- p.n^.

neo a. trattare deììz Gonorrèa , fuppa-

ne , ch« quefta lìa per comim confen-

Ib de’Medici in tre fpeciedivifa , la

prima delle quali dipende dal feme »
•

che per la copia , o pel calore > o per

la troppa fua attività commovendo il

fangue, e gli fpiriti , venga a procu-

rarli io fgorgo dalle ftie vefcichette >

ec. o per la fua languidezza , efcio-

glimento rilaflando anche il piccolo

sfintere delle medefime vefcichette »

gema da qiiefte quali del continuo j
o

per ogni leggiera occafione , al che

dia forfè alle volte ancor caufa il chiii-

dimento delle ftrade, perle quali la,

più fotti! parte del leme è dalle vefci-

chette riportata nel fangue; La fe-

conda Gonorrèa dicali provenire da
copia, o corruzione dima flemma
falfa , o cruda , che inzuppi , e rilaf-

li gli organi fcminali , e principal-

mente le proflate , come glandule pfù
crafle , e più fpugnofe -, E la terza fi-

nalmente, derivata dà infezione Ve-
ne-
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nerea , fi attribuifca ad un rilafla'

mento delle profiate > e delle vefei-

cJiette del feme , o ad un’ulccre delle

medefime , o della foftanza della ver-
ga» ec.

p.117. Ora in tutte e tre quelle fpec{e«i

vuole il Sig. Terraneo , che fianoof-

fefe anche le glandule dell’Uretra i

p.iiS.ma nella terza vuoleinoltre, chefia-

no la prima fede di eflb male, i. per-

chè egli è più facile , che l’infezione

Venerea fi comunichi ad una parte

più vicina , come fon quefte glandu-

le > che ad una più lontana ,
come fo-

nde ec. j a. perchè è affai

manifefto , che dalle medefime glan-

dule può venire un liquore fimilc alla

marcia; 3
.
perchè il dolore non fi ma-

nifefta iblamente nel luogo delle pro-

ftate y ma per tutta la lunghezza del-

l’uretra j 4. perchè dove effe glandu-

le fono in maggior numero , ivi il

dolore è più grande , cioè nella eftre-

ma inferior parte delTuretra ; fi per-

chè in alcuni cadaveri diperfone mor-

te con quefto male , aon trovò il Sig.

Terraneo offefa alcuna nelle profiatey

ma l’uretra folamente infiammata , e

le glandule Difgregate gonfie , e piene
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di fnarciume

-, 6. perchè anche il

Blancardo non trono in due fimili ca-

daveri offefe le proflate , ma bensì

alcune piccole vefcichette piene di

marcia nella interna parte della ver-

ga; 7 . e finalmente, perchè in ogni

altra maniera farebbe difficile l’inten-

dere per quale ftrada fi comunichi al-

l’uomo quella infezione , là dove po-
lle le glandule dell’uretra, non v’è

cofa più facile . Supporta cosìl’afFezio-p.iic^

ne delle medefime , fpiega pofcia 1
’

Autore gli accidenti, che precedono,

accompagnano , ed alle volte ancor

vengon dopo la Gonorrèa .

V. Chiude finalmente il Trattato

con fei OfTervazioni Mediche, ed
Anatomiche interno a i mali delle

glandule dell’Uretra
, delle quali

OfTervazioni pajono a noi più degne
di elTere qui mentovate l’ultime due .

Nella prima di quelle , fatta nel ca-

davere di perfona morta con \a. gonor-^'^

rèa, trovoffi l’uretra del tutto infiam-

mata , anzi già livida , e gonfie fuor
di modo le glandule Difgregate. E nel-

l’altra , fatta nel cadavere d’un fan-

ciullo morto d’infiammazione, e di

gangrena della vgfcica , fopravenute

ad
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Rd una Stranguria > si fcoprì nell’ure-

tra una raracagion di quefta , cioè una
confiderabile dilatazione del condot-

to d’una delle glandule Conglomera-

te ^ provenuta dal riftagno deU’umor
fuo trattenuto entro il medefimo con-

dotto, ch’era chiufo nella fua eftre-

micà . Anche la terza OlTervazione

farebbe volentieri da noi riferita j ma
ce neaftenghiamo sì per non errare ,

mentre quello che ne leggiamo nel

margine, manca nel tetto , si per

non rimettere di bel nuovo il lettore

alle Memorie (<») dell’Accademia delle

Scienze per quel che riguarda una_,

gianduia, già dal celebre Sig. l/ffrc

offervata , e qui dal Sig. Terraneo

p. 1 18. fotto nome d’una certaglandulofa pro-

dwgion delle proflate , come fua feo-

perta, deferitta . Ne qui però , ne di

fopra ìntendiam noi di negare, che

poflfa un Notomitta effere feopritore

. di cofe da altri prima fcopcrte;diciam

folo , che lo può eflfere quanto a fe

fteflb , non però mai quanto al pub-

blico , che non ha bifogno di ricora*

prare col prezzo di nuova lode ciò

che

(jsi) Ann. 1/00,
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elle una volta è flato fatto già fiio da*

primi celebràtiifimi Ritrovatori.

ARTICOLO VI.

De ^ntìquijjlma Italorum Sapientia ex

Lingua Latina Originibus emenda Li-

bri tres loH. Baptist« A Vico,
- T^eapoletani , V^egiiEloquentiaVró-

fij]oris . I^eapoli , ex Typogra-

phiaFelicis blofca , ly io. in 11.

• pagg.ijo.

F ine principale di queflo dotto Si-

gnore fi è il dare a conofeere,

quale fia flata la Filofofia degli anti-

chi. popoli dell’Italia -, e perchè ciò

non fi può dimoftrare da’loro libri ,

non effendone veruno giunto a noi

,

donde apprendere ciò fi poflajpromet-

te egli d’andarlo raccogliendo dall’

origine, e dal figiiificato di varj vo-

caboli della latina favella . Imper- p.j.

ciocche
(
dice egli nel Proemio)pofl;o-

mi a confiderar l’origini della linguai

latina , molte voci io v’oflervai così

dotte, che certamente dall’ufo del

volgo edere provenute non pofibnp ,

ma più follo da qualche dottrina in-

trin-
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trinfeca a quella nazione , chele ufa-

va: non eflcndoinverifimile, che ar-

ricchito fia un linguaggio di maniere
filofofiche di dire > ogni qual volta

molto flavi in ufo la filofofia
.
Q^n-

diè, conchiude , che gli antichi Ro-
màni eflcndoilati affatto d’ogni feien-

ta sfornitiinfino a’tempi di Ptrro , e

per altro fenza intenderne la forza_.

del fìgnificato , effendofì ferviti di

vocaboli pregni di filofofici fenti-

menti , egli è d’uopo , che altronde

dalle circonvicine nazioni abbianli

apprefi; e quelle furono ,
quinci

quelli
, che profefTavano ritalica filor

foffa colà trapiantatavi infino dall’Io-

nia , e quindi i vecchi Tofcani,i qua-

li effo pruova efferc flati molto dotti

in ogni fotta di feienza , e principal-.

mente nella Teologia. Anzi è fuor

d’ogni dubbio,che da quelli ricevette-

ro i Romani, non che le cofe fpet-

tanti alla Religion degli Dei* ma an-

córa la favella, e le frali tifate da’ Pon-.

telìei nelle facre ceremonie

.

Divide egli quella fua Opera filofo-

fìca in tre Libri , cioè a dire, inMe-

tafifìca, in Fifica , e in Morale. In

quello primo libro , ovvero di Meta-

filica,
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tìfica 5 intitolato al fapientiflìmo Si-

gnore Taolmattfa Doria , prendefi a

trattar di quelle maniere di favella-

re , dalle quali conghietturar poffia-

mo
,
quali foflcro Topinioni degli

antichi Sapienti deiritaliarintorno al

primo Vero, alfommoDio, e alle

menti umane. E lo divide in otto Ca-
pitoli , confefifando di eflere ftato {li-

molato, a porvi mano datrefuoidot-

tillìmi amici ,
li Sigg. Agoftino Aria-

no, Giacinto di Crifloforo, e Nic-

colò Galizia.

Primieramente egli afferma, appo p.

i Latini quelli due vocaboli , Veruni e

Fa£ium, effere termini convertibili j

il verbo intelligere , lignificare il me-
defimo, che leggere perfettamente i t

conofcere con evidenti^ } e’I verbo cogl^

tare , fignificar ciò, che noi volgar-
mente diciamo penfare , e andar racco-

gtieììdo, E peròe’conghiettura,effere

nata opinione degl’italiani antichi Sa-

pienti , in Dio effere il primo Vero ^
e infinito, e perfettiflìmo, effendo
lui e il primo facitore , e il facitore

di tutte le cole; e il fuo Vero a lui

rapprefentando gli clementi delle cot-

fe tutte , si eftrinfechi , sì intrinfechi,'

Tomo K F E per-
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E perchè il faperc non è altro

, che un
comporre gli clementi delle cofc , c’

conchiudcjche l’intelligenza è propria
delfoloDio, il quale contenendo in

fe tutte le cofe > legge non che l’efter-

no di quelle , ma anche rinternoj là

dove è proprio della mente umana,
la quale è finita , e fuor delle cofe , il

folo penfare , cioè il raccòrrò non_*

tutte intiere le cofe , ma le fole cftre-

mità , e quel ch’è al di fuori
,
per

dir così

.

Quindi e’pafia a dimoftrare , che

nel folo Dio cflfendo il vero perfetto,

non abbiam noi feienza più certa deU

jg
la Teologia rivelata, cioè di quella ,

’ che mediante la Fede abbiamo rice-

vuta dal medefimo Dio. Iddio fa

ogni cofa, contenendo in fc gli ele-

menti , onde ogni cofa e’componei

ma l’uomo ftudiafi di fapere ogni co-

fa per via di divifione, ficchè dire-»

polliamo f che la feienza umana fia_«

come una hotomla dell’opere della

natura . Imperocché , per efemplo

,

noi fogliam dividere l’uomo in corpo

e in anima , l’anima in intelletto c in

volontà *, attrarre dal corpo la figura

c il moto, e da quette, come da qua-

. lun-
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lunque altra cofa , l’ente , e l’unò.Ed

ecco l’origine delle feienze umane t

delle quali la Metàfificà contempli

l’ente > l’Aritmetica l’uno e le fue

moltiplicazioni > la Geometria la fi-

gura e le fue mifure > la Meccanica il

moto intorno al centrò , la Fifica il

moto dal centro > la Medicina il cor-

po ,
la Loica la ragione , e la Morale

la volontà. Tuttavia quefte feienze,

nell'uomo fon la maggior parte im-
perfettifiìme, e lontane dal vero ; e

noi avendo le cofe fol fuor di noi > co-

nofcerle non poflìamo » fe non per via

d’aftrazione, volgendo a noftra uti-

lità quel ch’è puro difetto della noftra

mente . E da tal’aftrazione fon pro-

dotte due feienze le pili utili > perche

le più certe» la Geometria» e l’Arit-

metica i e da quefte poi nc fu genera-

ta la Meccanica > onde ne nacquero
tutte Farti all’uman genere neceflatie.

Laonde» perchè quefte feienze fon fa-

citrici, fono ancor le più Vere» aflb-

migliandofi alla feienza divina » nella

quale il vero c’I fetto fon converti-

bili .

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

F a almeii
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àlmen conofcanfi molte verità, feefl-

g
- de a confutar prima il Cartefio,il qua-

le per regola principale al fuoMetafì-

lìcoaflegna prima di tutto lo fpogliar-

finon pure d’ogni pregiudizio, ma
eziandio di qualfifia verità j dipoi gli

Scettici, i quali ogni verità metteano
in dubbio , e dicevano di nifluna cor

fa poterli avere certezza

.

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

, Genusy

j8. e Speciesi de’quali il primo, dice,

appo i Latini lignificava h Forma , e’I

fecondo cièche nelle Scuole chiamali

Individuo

i

e ciò che noi volgarmen-

te diciamo Simolacro, ed ^pparen'^a

.

E perchè tutte le Sette de’Filofoli con-

vengono in ciò, che i generi fieno in-

finiti, però e’ conchiude, opinion

degli antichi Filofofi dell’Italia elTere

fiata , che i generi fieno forme infini-

te, non nell’eftenlione fua , ma nella

perfezione, e come infinite trovinli

nel folo Dio j ma che le fpecic , o co-

fe fingolari fieno fimolacri fatti fecon-

do lemedelime forme. E perchè U
vero , e 1 fatto fon d’una medefima

fignificàizione , egli è d’uopO , che i

generi delle cofe non fieno gli univer-
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fali'deMc Scuole, ma forme, e for-

me metafifiche , cioè Idee, e model-

li , fu’qiiali le forme fìfiche fi lavora-

no
,
cioè delle cofe fingolari

.
Qumdi

molte cofe utiliflìme al trattar delle

fcienze egli deduce: i.efler miglio-

re il metodo della Sintefi per le fcien-
' ze , che quel dell’Analifi j i, quell’

arti giugnere più certamente al fuo

i

fine , le quali propongono alla mcn-»

j

te l’idea di ciò che deefi fare, che quel-

i
le le quali procedon più torto per via

- di conghictture ì 3. molto elTer peri-

colofo lo ftarfi troppo filile cofe ge-

nerali , ned eflervi via più ficura per >

incamminarfiali'acquifto della verità,

I

cheli faper accordare l’univerfalità ,

I
dcH’idea a tutte le particolarità delle

i

circortanzcjche incontranfi ia qiialfifia

cofa fingolare

.

Segue il }. Gap. Furono finonimi
nella latina favellai vocaboli c P-'d-

^egociunt , che opera'gìone fignifica/ e
ciò che quindi ne nafce, e’ chiamaro-
no Effetto

.

Laonde
, s’una cofa mede-

fima fono il vero e il fatto , cioèl’ef-
. fetto

, provar che clic fia per lecaufè,
c’ farà un farlo

; e perchè la materia ,

o fia gli elementi delle cofe fon le fuc

F } caiife.
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Caufe

,
proverà dalle caufe colui , che

àgli elementi mal ordinati c difpofti

darà il fuo ordine e difpofizione,onde
ne rifulta la forma della cofa, la quale

induce in quella una fpecial natura; il

che deila Geometria c proprio , e dell’

,
Aritmetica

.

? Quindi egli a lungo molte cofe fot-

tilmente difeorre nel Gap. feguente

deil’eiTenzeo virtù delle cofe> dc’pun-*

ti metafifici , e degli sforzi al moto,

e dello fteffo, moto: le quali però chi

volefle tutte efporre ^ non farebbe

un compendiofo eAratto del libroi ma
un nuovo libro » di cui quello più to-

fto fembrerebbe effer l’eftratto.

Nel Gap, oflerva , cflerfidiftinti

' da’vecchi Latini quelli due vocaboli

,

^ìmus , c ^nìma, > di modo che,*

òttima lìa quella con cui li vive , e

quello con cui fi fente , Ma
perchè Varia eziandio , cui egli mo-

rirà eflercil principio comune di tut-

ti i movimenti, fu da’ medefimi chia-

tnamcol nomt ài anima y quindi egli

argomenta , aver giudicato gli anti-

chi Sapienti deU’Italia i,
ranimo e T

anima altro, non edere negli animali,

^he movimento particolare di aria , la
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quale introdotta per via della refpU

razione nel cuore, e da quello nell’

arterie e nelle vene, fpinge quivi al

moto il fangue j ficcome di là infi-

nuandofi ne’canali de’nervi , e agitan-

do il loro fugo vi cagiona tutti que*

motijche alle facoltà fenfitive foglion-

fì attribuire. Quindi pure deduce,

che’l vocabolo Brutunt appo i Latini

null’altro importando , che eofa im-

mobile) lor’ opinione fofse , che le be-

ftie non avefsero , come abbiam noi,

un’ interno principio de’loro movi-
menti*, ma che per fe ftefse fofsero

immobili, fenoninquantodallapre-

fenza degli efterni oggetti determina-

te venifsero al moto

.

,
Segue il 6. Gap. dove diiàminandò

il vocabolo , Mens , e fcorgendo,
quello rovente apprefso i Latini li-

gnificare ciò , che noi diciam penfìevOy

e dipoi ofservando quelle locuzioni

latine , con cui dicevano, bo-
minihui dm , indi , immitti \ va
conghietturando efsere fiato infegna-

mento de’primi maefiri dell’Italiana

fapienza, che Iddio nelle nofire men-
ti fia il primoautore e principio, non
fole di quallilìa nofira idea e penlìero,

F 4 ma
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ma ancóra di tutti gli atti della noftra

volontà 5 il che tuttavia pofcia dimo-
fira , come accordar fi pofsa colla_t

bontà infinita di Dio > e colla libertà

del noftro arbitrio

.

Il 7. Cap,tutto fpendefi in efamina-

re con sì fatti principj lefacoltà della

101. noftr’anima
,
quali, e che cofa elle fie-"

no, e che maniera tengano nel loro

operare. Confiderà poi le tre famofe

operazioni della noftra mente , Ter-

ctTiìoMi Giudi's^io i Ragionamento, h
quali fon l’oggetto della Loica, cui

egli divide in Critica ^ c Me*
todo 5 di modo che la Topica fia la fa-

coltà , ovvero l’arte dell’apprendere,

la Critica del giudicare, e’I Metodo
del r.agionarc j pone in -difamina il

metodo geometrico , e in alcune

fcienze e arti niente utile lo ftima , in

àlcun’altre anzi dannofo, che no. An-
tepone alla fine il metodo della Sinte-

si a quello deirAnalifi , efsendo per

arrivare al vero più ficura la via dei

comporre , che quella del rifolvere,

concioflìachè , facendo, vienfi a con-

seguire la verità.

Finalmente neH’uItimo Cap.met-

tefi a confiderare i fignificati di que’

yoca-
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vocaboli, Tslumeny Fatum , Cajus y-

Fortuna ì indi va conghiecturando

quali fofsero i fentimenti de’Filofofi

antichi deiritalia in riguardo della
;

Divinità , e deH’ordine ed efecuziohe

de’fuoi eterni decreti e conflglj. AI

qual Capitolo l’Autore aggiunge laP*’^^

Gonclufione di tutta l’Opera, che al-’

tro non è , che una brevillìma ricapi-

tolazione delle cofe dette di fopra con

molto meno di brevità

.

Onde non è maraviglia , che noi

una grandiilìma parte delle cofe in

quello libro fottiiilfimamente tratta-

te, fenza ne pur accennarle trafanda-

te abbiamo , imperciocché il fuo dòt-

to autore pone affoltate, non che iii_*

ogni pagina
,

quaiìchè in ogni- linea ,

fpeculazioni innumetabili , con tal

brevità , ctie’l volerle toccar tutte ^

eomechè leggermente, e’ farebbe’ il

fare un’ eft ratto- eguale nella mole a

tutto’Mibro . £ CIÒ- eziand io ci fa drè-

dere,che nel compilar quefto libricci-

nolo abbia- avuto- lAùtore in penderò
il darci anzi un ideajc un fàggio della,

fua metafilica
, che -la fua •meta-fifieaf

ftefsa/fcorgcndovifi fpecialment>. co-

fé molti (fime fempiicementc propo-

F 5
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He > che fembrsno aver bifogno di

^rao.va ; il. che fperafi una volta di

aver noia vedere, quando e’ diaci l’O-

pera compiuta alle ftampe ^ Ma. fo-

pra ’l tutto.defidereremmo di vedere
provato ciò. che a tutta l’Opera è prin-

cipa.l fondamento
,,
ed anzi fingojarc t.

donde eflo raccolga, che nella latina

favella, lignifichino una ftefia cofa ,

^a£ium. e Vèrutn.) Cau/k e T^egocium >,

ec.

ARTICOLO VII.

Jf' lume, all'occhio per. la lettura di un

tal modo di medicar, le ferite y infe-

gnato da. un moderno Autore Fran^.

ce/e . Lettera fcritta. alt llluflr.ifs.

Sig. Antonio Vallifnieri , ec. dal

Dottore: Dioni SI o-AndreA San.-

CASSANi , Medico "Frimario- della

città di Comacebio . In Forlt > per il.

Danài , 1 707. in 8. pagg.<J^.

E Sempre degno, di lode il zelo di

chi cerca di vendicare. 1’ onore;

de’ morti , fé pur v.’è alcuno tra’.vivi

,

che voglia loro rubare la gloria delle

ÈaveozLoni .. Cosi la meiita. il Sig.San-

«affa-
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caflani > il quale avenda letto un libra

del Sig. Bellot » che pretende d’infe-

gnarc al mondo un nuovo modo di cu-

rar le ferite fenza taftc , fa vedere

chiaramente in quefta Lettera » edere

un modo antico praticato già in Ita-

lia , c infcgnatcì la prima volta da Ce-

fare Magati , Scandianefe , allora pub-
blico Profedbre dello Studia di Fer-

rara , col titolo de rarx medicatìone:

Teulnerum , fen de -pulneribHs rara

tra£landis libri duo
. (a) Egli è vero*

che l’Autor Franccfe niega di aver ve-

duta l’Opera del Magati
j,

e protefta

cffergli venuto in mente quello pen-

lìero fenz’alcun lume di eflb * ma vt

farà facilmente > chi durerà fatica a

dargliene fede , mentr’egli riconòfee

nella fua Opera (b) per nemici delle

talle > e per amiciilìmi del medicar
rade volte i feritili Magati > c ’ÌSet*

tala: adunque aveaegli veduto e l’u-

no e l’altro,, fefa lorci l’onor di ci-

targli ,

IlSig. Dodart, Medicocclebre nel-
la Francia, c noto al monda de’Let-t

terati per quel fuonobii progetto dcl-

F C la

(a') Vemt.apudjo.Jac.Hirtx,, ì 67^. iafoK.
(U) £.i.cap.6., '

,

-
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la Storia delle piante (a ) , nell’appro-

vazione ;
cb egli fa al libro del Sig.

l^ellot > confefla , aver que’ due rino-

mati Soggetti per ben 40. anni ("e’!

Sig. BsUoC parimente il confelTa
)

pra-

ticato con felke fucceflfo quelk) modo
di medicare rade volte i feriti > rimo
in Ferrara, l’altro in Milano;; e dan-

do. molti encomj all’Opera del Ma-
gati, la chiama preziofa , rara nella

Francia , e perchè fcritta in. latino
,

colà da’ ceriificipoco intendenti di taf-

linguaggio, nonabbaftanza ftudiata:*

con che pare, che dolcemente feufi il*

Sig,Bellot) il quale, fe non altro ,

avràfempreil mento di averla tra-

dotta nel proprio linguaggio, podi-

in ufo con tanto profitto de’ feriti gl’

infegnamenci del nodro Italiano, ©
diaverdato maggior pefo a’medefi-

mi , e meflb in pratica ciò, checon_»

rollore de’ noflri cerufici vien traf-

curata^

Sono premeflTe alla Lettera del Sigv

Sancaflani tre altre Lettere di appro-

vazione , cioè una del Sig. Vnllijnieri v

una del già Sig. Lodovico Tefìi ì,

terza del Sig. Francefeo-Maria T^igrir

fpli>

(a) Bmitt,Meii.Se^entr,Tj,lii. zapyu.
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foli . Divide rAiicore la fua in cinque

paragrafi- . Nel primo loda il Sig,

idioti per efferfi fpogliato de’ pre^-

giudizj comuni 5 e per aver abbrao
ciata F opinione più fana , avendo

però avanti dimoftro , che è buono il

modo del Sig. ma che (4)
Tanto è del feme fuo miglm la

pianta .

Nel fecondo porta ima maniera^
p

delFAutor Francefe di medicar le fe-^

rite di tefta , e la confronta con quel-

la del Magati, da lui giudicata otti-

ma. Nel terzo fa vedere non edere

il Sig. Bellot autore deir invenzione p.

della Laflretta , con cui , o fatta Tope-

razione del trapano, o in cafo d’eflere

fiata portata via una parte del cranio

in ferite di tefta , fi ciiopre la diura ma.-

dre ma efier’eUa ftata adoperata.-»

molto prima dal Magati
, e infegnata

da lui nell’Opera fua (Z^yjdove dice ,

che vi fi debbafoprapporre una kifiretta

ài piombo , 0 d*urgemo
, e che fi debba

levar la/kfia , coperta chefia efi'amen>

brana di carne . Va egli poi dimoltranr

do, che il forare la iaftretta in più

luoghi , acciocché trafudi per.qu e’ fo»-

ri la

(aj ì)mt, 7, (b) I . cap 3 0*
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rt la marcia , non fu ritrovamento del

Francefe» madeiritaliano, a
- d’impedire, che i rimedj non aggra-

vino la membrana; e conchiude que-
fta paragrafa col manifeftar molti
errori invaili nel volgo de’ cerufici

.

17^ Nel quarto e-*mette in chiara, co-

me il Magati prima del Sig. Bdlot

prevedefle » che non la diverfità del

clima, giovi più, o meno alla guari-

gione delle ferite del capo , ma bensì

la diligente cura , la qual confifte>

principalmente nel difendere la feri-

ta dall’aria , fcoprendola rare volte -

,4 Diamo 1 dice il Magati ^^a) , un’oc-

,, chiataalle uova. Quelle, fecon-

traggano nel gufcio. una piccola

,, fenditura , benché non ne fia leva-

,, ta parte d’eflb gufcio , non poflbno

,, sfuggir di corromperli . Anzi in_»,

,, tal guifa perdono tanto del lor na-

,, turale, che più non fervono perla,

,, generazion del pulcino . 11 pomo ;

„ fol che fia leggermente intaccato

,, nella corteccia ,fi guafta ; e gli al-

,, beri ftelli,quantunque privi di fen-t

,5 fo j sbucciati che fieno, fi feccano.,.

Dal che. manifeRamente fi vede-»,

quan-

ta) IO.,, -
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quanta gelosia avefTc il Magati dell’

entrar dell’aria nelle ferite» noncon-
fiderandolacome fottile , o grofla-.

,

tna come aria fola^ Moftra dipoi il

Sig. Sancaflani affai eruditamente-»
^ “

effcre l’ufo del mercurio per le fero-

fole» e per altri tumori lierolì , in-

venzione Italiana», enonmaiprance-

fe » e averne parlato lo iteffo Riverio,

Scrittore di quella illuftre Nazione.

Cosi il balfamo. Samaritano fupofta

in pratica dal noftro. Sevcrini» ed il

Palazzi ancóra nel fuo. libro afferà

molte cofe,che ora malamente fa nuo-

ve il Sig. Beliate

Neirultimo paragrafo naoftra »che

il Magati fu primo inventore, e pro-

mulgatore della maniera di medicar

le ferite , infegnata dopo tanti anni,

per nuova dal Sig. Bellot .

A queftaLettcra fa il noftro Autor p. 54.

re fuceederne un’altra tradotta, dal
Latinodei Cavalier Giovanni yeslirk-

gioy^ diretta in que’ tempi al famofo.

Senerto , eferitta a favore del Maga-
ti » nella quale attefta » effere, utiliftìr

mo il modo, che queftiha, trovato ,

per medicar le ferite » e lo conferma
con più di dugento efpcrienze da lui

ofser.--
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oflervate. pipoi efpone due Ofser-»

vazioni Chirurgiche colle fue riflef-

iioni , là prima delle quali è del Sig.

Vallifuieri , e l’altra è fua propria.

Conchiude finalmente con un’altra

Lettera del fuddetto Sig. Vallifnieri i

h quale contiene un faggio del medi-
care de i Turchi

.

Innanzi di terminar qucGi^rtìcotoy

avvertiremo ,cha qui non fi è fermata

la diligenza del Sig. Sancaflani . Tra-
dufleegli dal Francefenel noftro idio-

ma l’Opera del Sig. BelioP > col titolo

di Chirem in campo y coll’aggiunta in

fined’un difeorfofoprpi un Mofiro fiatò

in Cornacchia li ^Maggio 1707, {a)
Ma perchè non è noftro coftumeil fai

re eftratti di libri ftranieti
,
e tradoti

ti >
perciò ci contentiamo folamente

d’aver’ accennata queft’ Opera , per

utile , e per difinganno de’ noftri

Cerufici , che adeflo poflbno leggerla

jiel lor nativo linguaggio

.

AR-

(a) Ven. appreffe Girti, MbriXMi7<ì%', ini,
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ARTICOLO Vili.

InvctiT^one d'uno. Tromba, che nonfo-

lomente ferveaforfi udir di lontano

^

come le note trombe parlanti j ma
ugualmente ad udire chi di lontano

con voce ordinaria favella .

Uefta Relazione è cavata danna
Lettera del Sig. Giuseppe Lan-

DiNi', Fiorentino, inventore di tal

macchina , con cui dà notizia di efla al

Sig. Marchefe Scipione Maffei , prò- t

mettendogli ih oltre il ragguaglio

d’altre Opere fue di curiofità , p di

ftima non minore.

A Vendo io intefo molt’anni ad-

,, -ZjL dietro , che il Cavalier Mor-
,, Àtwdd’Inghilterra avefife trovata una

„ nuova forma di tromba parlante, col-

,, la quale fi poteffe parlare in molto

,f
maggior diftanza

, che con ogni altra

,, fabbricata fino a quel tempo', ed aven-

„ do intefo , chefofle quefta fabbricata

„ con le proporzioni armoniche j intra-

j, prefi di farne fabbricar una , e ne co-

,, minciai ladefcrizione còlle dette pro-
porzioni

, curiofo d’cfperimentarne
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j gli effetti. Ma mentre io andava fpe-

»» calando > come in effa operaffcro i

V raggi fonori j e come procedeffero

,, con tanto aumentoimi cadde in animo

3, per ripotelì ideata delle operazioni ,

33 che prodtice il fuono neH’aria, poterli

33 defcrivere con altra proporzione una

„ tromba, cheaveffe facoltà di fervire

,, ugualmente per parlare, e per udir di

„ lontano, e neintraprefi tofto la def-

,, crizione

.

,, Il Padre Cherubino d'Orleans , Ca-

„ puccino, autore della Diotricaocu-

33 lare, e perfezionatore del binoculo ,

,, e il Signor d’H<t»reyèW//ehanno affer-

„ mato d’aver trovato un principio di

„ quello bell’effetto, profclfando d’aver

,, fabbricata una macchina acuflica_>,

33 benché non mai fpJegata , ne veduta

„ in pubblico , che ierviffe ad udire in

33 maggior diftanza dell’ordinario. Di

„ che si gran conto fu fatto, che quell’

„ ultimo in una lettera al Sig. Sourde-'

33 lot fopra il modo di perfezionar l’udi-

33 to , llampata in Parigi nel t7oz. ove

33 park di quella macchina , non folo

33 non ne deferìve la figura, ma dice d*

,,
aver occultata anche la macchina..

„ ftelfa per timore, che ne foffe pene»



Articolo Vili . 13^
}> trato l’artificio ; di che dolendofi pure

y, in una lettera il Sig. di Verrault affer-

,, ma doverli ftimare tal macchina una

„ delle belle cofe, che fiano ftate pro-

,, dotte nel noftro fecolo . Ma con tnt-

„ to ciò fu quella un’alTai picciola cofa

,, a paragone della prefente , e non fi

„ potrebbe dire, che un legger barlu-

,, me di tale inVencione j mentre afseri

„ egli fteflo , che lo sforzo maggiore

,, della fiA attività era di attrar la voce

,, al doppio di quella difianza, in cui

,, per altro naturalrnent* lì perde . Ve-

,, roè, che profcfsQ ancóra d’aver tro-

j, rato un modo di farle fare quattro,

,, volte più di effetto, non già col rad-

)y doppiarla , ne coll’applicarla all’uno,

,y e all’altro orecchio , ma col darle un*

„ altra figura, che raccrcfcca pochilfi-

„ mo di mole:maconfefsQ altresì » che

,, fabbricata non corrifpofe , e feancó-

,, ra n’aveffe cavato, quanto ne preten-

,, deva , tutto ciò farebbe nulla , fé fi

j, paragona con le feguenti efperienze

,, fatte con la mia tromba , che polTono

„ clTere atteftate da molti amici , che vi

„ ftiron prefenti j bénchè per altro fof-

„ fe fabbricata di materia poco fonora ,

,, cioè di puro geffo , il che diminuì di

,, mol-
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5^ molto Tefficacia delle fue operazioni^

,> ma diede a me la facilità di farla più

j, efattamen6e,e colle proporzioni idea-

,> te , e con poca fpefa

.

„ Terminata adunque la fabbrica di

j, quefta tromba nella fola lunghezza

a di braccia quattro a panno Fiorenti-

,i ne , volli avanti di palefarla farne al-

j, cune prove fegretamente in mia cafaj

,, e perchè il diftretto della medefima

,, nonmipermife maggior diftanza' di,

}> do. paflì in una dirittura di ftanze,an->

„ tìavafpcculando, come in diftanza sì

,, breve pofeffi riconofcerne Fattività ;

,, e trovai Fefpedientc di pigliare un_»

„ orinolo da tafca ferrato nella fua cu--

5, ftodia , là cui pulfazione era tenuifli-

,, ma , ed attaccatolo con filo pcnden-

j, te nell’aria mi allontanai cinque paf-

„ fi , ove io perdeva all’orecchio la fua

„ pulfazione: pofi poi lo fteftb orinolo

,,
in diftanza di do. paflì dalla macchi-

,, naacuftica , ed applicato alla mcdefi-

,, ma l’orecchio, nefentii così fartela

j, vibrazione , come fc l’aveflì avuto ap-

•« poggiato all’orecchio ifteflb. Prcfo

„ da ciò maggior’ animo , volli provare

,, l’effetto della macchina per parlar di

,, lontano ,
e però applicai Forinolo
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il allabocchetta della medefima , e fn’

„ allontanai ancóra 60. palli, ove il fua

,, moto mi riufei parimente fenfibile

,, non men di prima . Ma per farne più

,, yigorofa prova inviluppai l’oriuolo in

„ panno lino, di modo che accoftato all,’

,, orecchio , non ne fentiva punto il

,, movimento , c così inviluppato lo

ti mifi pendente nella diftanza dei 60.

„ palli , ed applicato r orecchio alla

a macchina, ne fentii diftintamentela

,, pul fazione ;
ed il medefìmo mi fucce-

„ dette meflb Toriuolo in tal forma in-

,, viluppato alla bocchetta della mac-

,, china

.

„ Alcuni giorni dopo feci vedere.^

,,
quefti effetti a molti amici , e prefa

,, fperanzadi efperimentargli più raa-

„ rayigliolì in maggior diftanza, feci

„ portar detta tromba in una piccola

,, collina fuori della Città y di dove lì

,, vedeva feopertamente una delle por-

,, te di effa , in diftanza a linea retta di

,, mezzo miglio , e di vantaggiox con-

,, certai con più perfone , che andaffe-

,, ro a detta porta,
i e con diverli tuoni

„ di voce , cioè fommefsa!, piana , c

,, fòrte pronunziafjero alcune parole,

,

t, avendone io da pronunziar lìrailmenr
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j> te alcune alla bocca della macchÌHa .

,} Andati a’iiioghi , e dati i fegni per

,, iftàr reciprocamente in afcolto > par-

fi lai io prima alla bocca della macche
„ na, c furono diftintamente udite le

,y mìe parole dagli amici {tanti alla fud.^»

,, detta porta j non tanto le pronunzia*

„ te nel tuono piano , ma parimente 1’

3, altre nel più fommeflb , Applicato io

33 poi Torecchio alla macchina , udii be-

33 niflìmo, e diftintamente tutto ciò>

3, che fu detto dagli amici fteftì anche-.

33 nella voce più fommefsa > e feci , che

3, fe ne accertafscro con la prova tutti

33 quelli , ch’eran prefenti . Palefatafi

j, tale efperienza nella Città, facomin-

,, ciato a fi lofofare fopra i molti, e va-

,, rj ufi 3 che di tale invenzione far fi

,, potrebbero ; nè contefi io a chi che fia

j, il veder la macchina , fapendo 3 che

5, dalfolo vederla non era poflìbile di

,, penetrarne la coftruzionle , che di-

.pende da una precifa modinatura ,

„ che mal poteva intenderli fenza la

,, regola per defcriverne la figura . Mi
,, occorfc bensì di parlarne col Sere-

„ niffimo Principe di Tofcana, il quale

5, curiofo non menò che intendente di

„ tutte le più bcirarci , moftrò di tale
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invenzione un gradimento parcicola-

„ re", e tanto più, che mi afferi d’aver

,, tempo fa ricevuto d’Inghilterra un’

„ Acuftico di metallo per cofa fegnala-

,, ta , col quale appena fentiva parlar

,, uno in diftanzadlSo. pad?. Ebbi in

,,
animo di ridurre ancóra a maggior

,, perfezione queft’iftromento,ma ne fui

j, divertito,per edere in quel tempo fta-

,, to chiamato in Francia a fine di porvi

,, in opera un’altra mia invenzione d’il-

„ luminare con piccola face una lunga

„ diftanza j c dopo il mio ritorno fono

„ ftato del continuo occupato per fervi-

,, gio pubblico in cofe troppo diverfc .

,, Benché io non palefi per ora la regola

,, per fabbricare si fatta tromba, fon

„ però pronto a farne fabbricare a

,, chiunque defiderafle d’accertarfi del

„ vero , e di godere del fuo mirabile

,, effetto.

ARTI-
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ARTICOLO IX.

^uovA invenzione d'm CrAvccembalo
colpiano, eforte', aggiunte alcune

confìderazhni [opra gli frumenti
muficali

,

S
E il pregio delle invenzioni dee

mifurarfi dalla novità , e dalla

difficoltà , quella ,
di cui fiamo al

prefente per dar ragguaglio , non è

certamente inferiore a qualunque al-

tra da gran tempo in qua fi fia veduta.

Egli è noto a chiunque gode delia_.

mufica, che uno dc’principali fonti

,

da’quali traggano i periti diqueft’ar-

te il fegreto di fingoiarmente dilettar

chiafcolta, è il piano, e’I forteto fia

nellepropofte , e rifpofte ,o fia quan-

do con artifiziofa degradazione la-

feiandofi a poco a poco mancar la vo-

.ce , fi ripiglia poi ad un tratto ftrepi-

tofamente : il quale artifizio è tifato

frequentemente, ed a maravigliane’

gran concerti di Roma con diletto

incredibile di chi gufta la perfezione

dell’arte . Ora di quella diverfità ,
ed

alterazione di voce, nella quale ec-
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celienti fono fra gli altrigli ftrumen-

ti da arco , affatto privo è il grave-

cembalo i e farebbe da chi che fia fta-

ta riputata una vaniffima immagina-

zione il proporre di fabbricarlo in

modo , che avefse quefta dote . Con
tutto ciò una sì ardita invenzione è

fiata non meno felicemente penfata^

éhcefeguita in Firenze dal Sig. Bar-
TOLOMMEO Cristofali , Padovano,
Cembalifta ftipédiato dal Sereniflìrao

Principe di Tofeana. Egli ne ha fino-,

ra fatti tre della grandezza ordinaria

degli altri gravecembali , e fon tutti

riufeiti perfettamente. Il cavare da
quelli maggiore, o minor fuono du
pende dalla diverfa forza , con cui dal

ibnatore vengono premuti i tafti, re-

golando la quale,(ì viene a fentirenon

folo il piano , eil forte, ma la de-f

gradazione
,

e diverììtà della voce >
qual farebbe in un violoncello.AlcunL

profefsori non hanno fatto a quell’in-

venzione tutto l’applaufo ch’ella me-
rita > prima, perchè non hanno in-

tefo, quanto ingegno fi richiedefsea
fuperarne le difficoltà, e qual mara-
vigliofa delicatezza di mano per com-
pirne con tanta aggiuftatezza il lavo-»

Tmo V> Q ro:
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ro: in fecondo luogo

,
perchè è pa-

rure loro , che la voce di tale ftru-

Hiento , come differente dall’ ordina-

ria, fia troppo molle, eottufa-, ma
queftoè un 'fentimento

, che fi pro-
duce nel primo porvi fu le mani per,

l’affuefaxione , che abbiamo all’argen-

tino degli altri gravecembali
j per

altro in breve tempo vi fi adatta 1’

orecchio, e vi fi affeziona talmente,

che non fa ftaccarfene , e non gradifee

più i gravecembali cornimi ; e bifo-

gna avvertire, che riefee ancor più

foave l’udirlo in qualclie diftanza.E’

ftata altresì oppofta eccezione di non
avere quefto ftrumento gran voce , e

dinon avere tutto il forte deglialtri

gravecembali . Al che fi rifponde pri-

ma , che ha però afsai più voce,ch’eflì

non credono ,
quando altri voglia , e

fappia cavarla , premendo il tafto

con impeto -, efecondariamente , che

bifogna faper prendetele cofe per lo

fuo verfo , e non confiderare in ri-

guardo ad un fine ciò ch’è fatto per

un’altro - Quefto è propriamente

ftrumento da camera, e non è però

adattabile a una mufica di Chiefa , o

ad unagrand’orcheftra. Quanti ftru-

men-
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menti vi fono , che non fi ufano in ta-i

li occafioni , e che non pertanto fi fti-

raano de’più dilettevoli ? Egli è cer-

to , che per accompagnare un cantan-

te j e per fecondare uno ftrumento »

ed anche per un moderato concerto

riefce perfettamente : benché non fia

però quella l'intenzion fua principale,

ma si quella d’efser fonato a folo,co-

meil lento , Tarpa, le viole da fei

corde, ed altri ftrumenti de’piiifoa-

vi . Ma veramente la maggior oppo-
fizione, che abbia patito quello nuo-

vo llrumenco , fi è il non faperii uni-

verfalmente a primo incontro fona-

re , perchè non balla il fonar perfet-

tamente gli ordinarj ftrumenti da ta-

llo , ma elTendo ftrumento nuovo, ri-

cerca perfona , che intendendone la

forza vi abbia fatto fopra alquanto di

ftudio particolare
, cosi per regolare

la mifuradel diverfo impulfo,chedee
darli a’tafti, e la graziofa degrada-
zione a tempo e luogo , come per ifee-

gliere cofe a propolito , e delicate * c
mallimamente fpezzando , e facendo
camminar le parti, e fentireifogget-
ti in più luoghi.

Ma Venendo alla ftruttura partico-;

G i lare
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Jarcdiquefto ftrumento, ferartefi--

Gc , che l’ha inventato , avefse cosi

fapiito defcriverlo , come ha faputo
perfettamente fabbricarlo , non fa-

rebbe malagevole il farne compren-
dere a’iettori Tartifizio : ma poiché

egli non c in ciò riufeito ,anzi ha giu-

dicato impoflìbilc il rapprefentarlo

in modo , che fe ne pofla concepire 1*

idea , è forza , .ch’altri lì ponga all’

imprefa j benché fenza aver piu lo

ftrumento davanti agli occhi , e fola-

mente fopra alcune memorie fatteli

già nell’efaminarlo , e fopra un dife-

gno rozzamente da prima diftefo .Di-

remo adunque primieramente , che in

luogo degli ufatifalterelli , che fuo-

nano con la penna , lì p'onc qui un re-

giftro di martelletti , che vanno a

percuotere la corda per di fotto,aven-

do lacimajcon cui pcrcuotono,coper-

ta di dante » Ogni martello dipende

nel fuo principio da una rotella, che

lo rende mobile , e le rotelle hanno

nafeohe in un pettine , nel quale fo-

no infilate . Vicino alla rotella, e fat-

to il principio dell’afta del martello

vi è unfoftcgno, o prominenza , che;

ricevencjp colpo perdi fatto, alzali

mar-
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ftiartello, e lo fpinge a percuoter la

corda con quella raifura d’impulfio-

ne , c con quel grado <li forza , che

vien dato dalla mano •, e quindi viene

il maggiore, o minor fuonoa piace-

re del fonatore : eiTendo agevole an-

che il farlo percuotere con molta vio-

lenza, a cagione, che il martello ri-

ceve l'urto vicino alla fua impernia-

tura , che vuol dire, vicino al centro

del giro, ch’egli deferìve i nel qual

cafo ogni mediocre impulfo fa falire

con impeto un raggio di ruota.Ciò che

dà il colpo al martello fotto Tellre-

mità della prominenza fuddctta,cuna

linguetta di legno
, polla fopra una

leva , che viene all’incontro del tallo,

e ch’è alzata da clTo , quando vien_»

premuto dal fonatore . Q^fta lin-

guetta non pofa però fopra la leva, ma
n’è alquanto follevata, e fi fta infil-

zata in due ganafee fottili , che le fon
.polle a quefto effetto una per parte .

.Ma perchè bifognava
, che il martel-

lo percolfa la corda fubito la lafciaC-

fe , llàccandofene, benché non ancóra
abbandonato il tallo dal fonatore j ed
era però neceffario , che il detto mar,-

tcllo rellalTe fubito in libertà di rica-

G 3 derc
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dercal fiio luogo-, perciò la linguefi

ta , ehe gli dà il colpo, è mobile, ed
è in tal maniera congegnata, che va in

111 , e percuote ferma, ma dato il col-

po fubito fcatta , cioè parta; e quan-

do lafciàto il tutto ella torna giù , ce-

de , e rientra , riponcndofi ancóra

fotto il martello
. Quello effetto ha

confeguito l’artefice con una molla di

filo d’ottone , che ha fermata nella

leva , e che diftendendofi viene a bat-

tere con la punta fotto la linguetta , e
facendo alquanto di forza lafpinge,

e ia tiene appoggiata a un altro filo d’

ottone, ehe ritto , c fermo le fta dal

lato oppofto . Per qucfto appoggio

ffabile, che hala linguetta, e per la

molla , che ha fotto , e per l’imper-

niatura , che ha dalle parti , ella fi

rende ora ferma , ed ora pieghevole,

fecondo il bifogno . Perchè i martel-

li ricadendo dopo la percofla non ri-

faliflero, e ribattertero nella corda,

fi fanno cadere ,
e pofare fopra una

incrociatura di cordoncini di feta

,

che quetaracnte li raccoglie » Ma per-

chè in quefta forte di ftrumenti è ne-

ceffario fpegnere,cioè fermare il fno-

no , che continuando, confonderebbe.

le
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le note ) che fegnono , .al.qual efFet»

to hanno le fpinette il panno nelle^

cime' dc’IaltercHi; eflendoanche ne-

ceffario in quello nuovo ftrumento 1^

ammorzarlo affatto , efubitoi perciò

eiafcrheduna delle nominate leve ha

nna codetta , e fopra quefte codette è

pollo un filare ,
o fia un regillro di

falterelli j che dal loro ufizio potreb-

bero dirli fpegnitoj . Quando la ta-

flatura è in quiete , toccano quelli la

corda con panno , che han fu la cima ,
ed jmpedifconoil tremolare, ch’efli.

farebbe al vibrarli dell’ altre fonando :

ma comprélTo il tallo , ed alzata da
elfo la punta della leva , viene per
confcguenza ad abbalfarli la coda , ed
-infiemelofpegnitojo , con lafciar li-

bera la corda al fuono., che poi s’am-

morza lafciato il tallo rialzandoli

lo fpegnitojo fleflTo a toccar la corda.
Ma per conofcere più chiaràmenteL»
ogni movimento di quella macchina ,

e rintcrno fuo artifizio
, fi prenda

per mano il difegno,e fi olfervi a parte
a parte la denominazione di elfo..

Spiegatone del difegno
A. corda

G 4. B.te-
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B. telajo ) oda. pianta della taftatu-

ra .

C. tallo ordinario , o fia prima leva j

che col zoccoletto alza la feconda^
D. zoccoletto del tallo

E. feconda leva , alla quale fono at-

taccate una per parte le ganafce»

che tengono la linguetta-

F. perno della feconda leva

.

G. linguetta mobile , che alzandoli

la feconda leva , urta , e fpinge in

fu il martello.

H. ganafcefottili, nelle quali è im-

perniata la linguetta

.

3. filo fermo d’ottone fchiacciato in

cima , che tien ferma la linguetta .

L. molladi fil d’ottone, che va fot-

to la linguetta , eia tiene fpinta-»

verfo il filo férmo, che ha dietro

.

M. pettine , nel quale fono feguita-

mence infilati tutti! martelletti.

K, rotella del martello, cheftanaf-

cofta dentro al pettine i

O, martello , che fpinto per di fotte

dalla linguetta va a percuoter la

corda col dante , che ha fulacimat

P. incrociatura di cordoncini di feta,

fra’quali pofano falle de’martelli.

O^codA delibi feconda leva, che fi

.>. ì ab-
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' abbaffa ncU’alzarfi la puota .

R. regiftro di faltercIli,ofpegnitoj

,

che premuto il tafto fi abbaflano >

, e lafcianó liberala corda , tornan-

do fubito a fuo luogo per fermare

il fuorio. ,

S. regolo pieno per fortezza delpct*

. fine.

Dopo di tutto quello è da avverti-

re > che il pancone, dove fi piantano i

bifcheri,o piroli di ferro,che tengono

le corde,dove negli altri gravecembalt

è fotto le corde ftefle, qui è fopra , e i

bifeheri palTano , c le corde vi fi attac-

cano per di fotto, elFendovi bifogno

di più (ito nel baflb , affinchè v’entri

tutta la macchina della taftatura . Le
corde fono più grofle delle o^rdinarie>

c perchè il pefonon noceffc al fondo »

non fono raccomandate ad efso , ma
alquanto più alto. In tutti i contatti,

che vale a dire in tatti i luoghi , do-

ve fi potrebbe generar rumore , è im-
pedito con cuojo , o con panno: fpe-

cial mente ne’fori , dove padano per-
ni, è poftò da per tutto con fingolar

maeftrja del dante , c il perno, pafla

per efso
. Queft’invenzionc è fiata

dairartefice ridotta ad effetto anche
V . ; G 5 in
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inakra forma», avendo fatto uri al-»

tro gravecembalo pur col piano c for-»

te con differente , e alquanto più fa-

cile ftruttura , ma nondimeno è fiata

più applaudita la prima
Efsendo qaefta ingegnofo uomo,

eecellente anche nel lavorare grave-

cembali ordinari» merita dinotarli,

com’egli non fente co’moderni artefi-

ci , che per lo più gli fabbricano non.

folo fenza rofa , ma ancóra fenza sfo-

go alcuno in tutto ilcaffo. Non già eh’

egli creda necefsario un sì gran foro ,

come erano, le rofe fattevi dagli anti-

chi y ne che ftimi opportuno il forar-

gli in quel rito,. ch’è sìefpofto a rice-

verla polverei ma fuoi’ egli farvi due
piccoli buchi nella fronte, a fia nel

chiudimento davanti , che reftano oc-

culti , C difelit ed afferma effer ne-

cefsario. in alcuna parte dello ftru-

mento untale sfogatolo ,
perchè nel

fonare il fondo dee muoverli , e cede^

re j e che il faccia , fi conofee dal tre-

mare che farà, ciò che vi porrai Copra,

quando altri fuona t tua fe il corpo

non avrà foro, alcuno, , non potendo

l’aria ch’c dentro cedere, eufcire,ma

ftaotlofi dura, e forte , il fondo non

6.rQ.U,Qr
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fi muove, e quindi il fuono ne viene

al quanto ottufa,, e breve, e no re ri-

fonante . Là dove fattovi un buco »

vedrai torto dar giù il fondo , e rertar

la corda più alta , e fentirai maggior

voce , e accortando le dita al predet-

to foro, quando altri fuona i fentirai

far vento , e ufeirne l’aria . A querto.

propofito non vogliamo lafciar di di-

re , che ricavandoli , come è noto ,

bellirtìmi lumi per la Filofof£a natu-

rale dall’indagare le affezioni , e gli

effetti dell’aria , e del motoj^un fonte

grandillìmo , benché finora affatto

feonofeiuto, di feoprimeati , e di

cognizioni intorno a ciò effer potreb-

be l’ofservar fottilmente le dtverfe, e

mirabili operazioni delParia impulfa

negli ftriimentimulicalii efàminan-

do la fabbrica loro ,, e riflettendo, da
che nafeaineflì la perfezione ,ro’l di-

fetto, e da che fe ne alteri la cortitu-

zione ‘.come ,
a cagion d’efempio,la

variazion del fuono, che fuccede ne-

gli rtrumenti,, che hanno; l’anima^,

quai fon quel lida arco ,: fe quertaure
pocolino li muove di fito-, divenen-
done torto Tuna corda più fonora-i, l’-

altra più Ottufa ; ralteraziòne ,, e la.
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idiverfità delle armonie , che ricevo^

no gli ftrumenti dalle diverfe mifure,

e fìngolarmente i gravecembali dall’

edere il loro fondo alquanto più grof-

fo, e alquanto più Cottile , e così di

miiraltreconfiderazioni. Non e an-

che da traJafciare ,che tenendoli imi-

verlàlraente > che hano Tempre im-
perfetti i gravecembali nuovi , e che

acquiftino perfezione folamente col

lungo tgmpoj pretende qaeiìo arte-

fice , che fi pofla lavorargli in modo »

che rendano Cubito fonerà voce non
meno de gli ftromenti vecchi . Atìer-

maegli, cheilnoa rifonar bene de’

nuovi nafea principalmente dalla vir-

tù clailica , che per qualche tempo
cenfetvano la fponda incurvata , ed

il ponte > perchè ^ finché quefti fan»

aoforz%ful fondo per reftituirfi, la

voce non vien perfetta : che però fe

quefta virtù elallka farà loro tolta in-

teramente prima di porgli in opera y

verrà Cubito a levarfi quefto difetto. >

com’egli in pratica efpe rimenta. Con-

tribuirà ancóra la buona qualità del

legno: onde il Pefaro fi cominciò a

lerv.ire de’caflbni vecchi, fhe trova-

va feprai granaidi Venezia» e diPa»
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dova , e eh erano per lo più di ciprefv

fodiCandia, odi Cipro.

Non farà qui difearo agli amatori

della mufica^ chealeiina eofa fi dica

anche d’un altro raro gravecembalO’>

che fi trova pure in Firenze in mano
del Sig. Cafini, Maeftro lodaciffimo

di Cappella . Ha quello cinque rafia-

mi , cioè cinque interi ordini di tafti >

l’uno fopra l’altro gradatamente *, e fi

può però dire finimento perfetto, ef-

fendevi divifa ogni voce ne’ Cuoi cin-

que quinti : ond’c , che fi può in elfo

far la circolazione, c Ccorrere per tut-

ti i tuoni fenza urtare in dilTonanza

alcuna , etrovando Tempre tuctigli

-accompagnamenti perfetti , corno fa

feptire il fiio poflfeditore, che lo ricer-

ca eccellentemente . Gli ordinar)

gravecembali , come tutti gli ftrU'-

menti, che hanno tafti, fono molto
imperfetti ,a cagione,che non clTendo

le voci divife nelle' fue parti , molte
corde vi fono

, che non hanno Quin»-

ta giufta, e bifogna fervirfi degli flef-

fi tafti per diefis, eperb molli; per
ifchi vare in parte il quale errore alciip

ne vecchie fpinette fi vedono , mafii^

inamente deli’Ufldeo-, con alcuni do

ne^i
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neri tagliati , e divifi ia due del che
non comprendono la cagione molti

profelToriv ed è veramente, perchè
dovendo per modo d’efempio dal die*»

iìs di Gefolreut , al b molle d’Alami-

rè corrervi almeno un quinto di voce
di dift'erenza , v’è neceflìtà di due cor^

de . Ma nafee dairiraperfezione ac-

cennata
,
che un gravecembalo , o

tiorba non fi può interamente accor-

dare con un violino , benché fonando,

in concerta l’orecchio non fe n’avveg-

ga v e ne nalce parimente , che ne i più

de’^neri non fi compone > e folo vi fi

va con riferva, e da alcuni Maeftri fo-

lamente,quando alla parola ben con-

viene il falfo , e’idifguftofo della vo-

ce . Quefta imperfezione degli ftru-

menti , che hanno tafti , cagiona altre-

sì , che nelTudir fonare s’accorgeresnp

molte volte j
quando il componimen-

to è fpoftato > come parla il dialetto

Fiorentino , o come dice la lingua-^

comune , trafportato t perchè venen-

do a cadere in quelle corde ,, che non

hanno Quinta , la falfità del fuono.

offende Torecchio.. Non cosi avverrà

nel violino , che non avendo tafti,ptTÒ

trovar tutto a fuo luogo , e in q^ivalfì-
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-da tuono far fentir le voci perfette t

It gravecembaloadunque ,di cui par-

liamo j oltre al diletto del perfetto *

fiiono
,
può efler utile a molte fpecu-

fazioni fu la teorica della mufiqa : ne
fi credeiTe, che troppo difficile foflTc

la fua accordatura > mentre anzi è più

facile » attefochè procede fempre per

-Quinte perfette i là dove ne gli fini-

menti ordinarj > hifogna aver atten-

zione di far che cali la Quinta , chej>

crefeano la Quarta , e la Terza mag-
giore , con più altre avvertenze ^ XA-

VO-
AR TI COLO X,. lai.,

Trima Raccolta d'OjJcrva’s^ìcnì , e d'Efr

perien‘:!^e del Sig. Antonjo Val-
tisNiERi,. di:’ Cobiti di Vaìlifhie-

ra , 'Pubblico PKofeJJore, di Medicina
Teorica di Padora ) ec- InVenegia »

apprejfo Girolamo Mlbrigp^i , 1710.
/« S.pagg. 16 z. fenza la Lettera-;
dedicatoria , eia Tavola , con...

molte figure

ERa ardentemente de fiderata que-.
fia Raccolta delle Oflervazioni

,

<d Efperienze del Sig. Vallifnieri

pct^
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per eflcrc tutte di cofe novel la-
tente da lui fcoperte, e che illu»

ftranoa maraviglia la Medica , e la_.

Naturale Storia . Non polfiarao per-

tanto non rallegrarci deU’incorain-

eiata imprefa, e non animare lo Starna

patore a coraggiofamentc feguirla , e

a far godere fotto rocchio de’ Lettc^

rati j ma in iftampa migliore , e con_.

più efattezza di correzione,il che egli

promette di fare , le gloriofe fatiche

di quefto nobile Autore. Noi qui ne

daremo l’eftratto, divifo , fecondo

Tordine de’ Trattati compreH in que-

fta Raccolta, per paragrafi affinchè

l’Articolo paja meno lungo, eriefca

più dilettevole

.

I.

La prima , che qui fi legge , è la fe-

lice fcoperta del feme della Lenticola

palujìreyfctitta. in una Lettera latina al

Sig. Criftino Martinelli , Nobile Ve-

neziano , che oltre alla nobiltà , che_»

l’adorna , è arricchito delle più belle

notizie della Botanica, e delle più

fcelte erudizioni del fecolo , benché

qui non fi legga , a chi ella foife indi-

ritta . E Rato veramente occulto fin-

ora qtieftQ feme all’ operofa induftcia
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di tanti Botanici , che perciò cadette-

roin quell’errore comune, che na-

fceflTe dalla putredine , onde ferviva

di grande appoggio a’ fautori de’ na-

feimenti fpontanei . Ma ecco levato

queftoveJo, e tolta anche queft’arma '

di mano a’ fuddetti , mercè l’attentif-

iTma diligenza del Sig, Vallifnieri .

Dopo una ingegnofa introduzione,in-

comincia a difaminare l’opinion d’A-

riftotele, portandone itefti, chela

defcrivotio nafeere da fe medefima»
"

come, fc TavelTe veduta : il che colle

fue oilervazioni impugna , moftran-

do, donde nacque in quel gran Filo-

fofo rabbagliamento . Cosldifingan-

na altri fuoi feguaci, ch’ebbero il me-
defimopcnlìero, ma in diverfa ma-
niera fpiegato. Segue a portare la_ij

deferizione di quella pianta fatta dàl

Filofofo , il quale vuole , che non ab-

bia radice , mfoglie y nel qual’errore p. yj

tralTc molti de’ fuoi feguaci troppo
creduli alle fue parole : il che pure fa

vedere coll’ efperienza falfillìmo .

Con tal’occalìone deride , c fa vedere
l’inganno del Mattinolo , e del Dale- ?

campio, che ftimarono potere quella p. c,

pianticella tramutarli in una pianta

col
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colcauk} o ftelo fimile al fifimbrid j

e quel diTeofrafto , che il fifimbriQ
lì convertifle in menta, moftrando po-
ter bene alterarli , ma non mai can-r

giarlìuna fpecie in un’altra. Quindi
P’ è , che nervofamente anche impugna

la trafmutazione comunemente crer

duta del loglio in frumento,e delfrii-

mento in loglio , avendone fatte tutte

le neceflariefperienze , fpiegando ot-

p
timamente, comelìa nato, onafca_#

l’equivoco . Così ridefi della creduta

trafmutazione del lino in dragoncel-

lo, fe Spianti il fuo fcme inunacir

polla forata , come penfarono il Matr
tiaolo,il Gefnero, il Bauino, ed altri.

Dubita ancóra ,
colla dovuta mode-

ftia , d’un’abbagliamento del famofo
Malpighi fuo Maeftro

,
quando fcrif-

fe, che in tempo umido, epiovofoi

grappoli dell’uva fi cangiavano in cd.-

. preoU 3 o viticcj delle viti. Moftra»

apportando la figura del grappolo

nafcente co’fuoi fiori, come quelli

veramente per la troppa pioggia ca-

dono , elafciano fpogliato il medefi-

p. 11. mo '.quindi è, che quel fugo, che dor

vrebbe andare a nutrire il grappolo ,

ed inafcenti grani, non trovando più

quc-
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qiiefti , ceda di più finire > e feorre m
; maggior copia ne’ viticcj j che fono
' alla bafe del grappolo > onde quelli

; troppo ludureggiano , c crefeono ,

piegando, e tirando feco l’impoveri-

: to grappolo , che allora ferve a’ vitic-

cj ,
quando quelli dovevano fervire al

medefìmo. Al contrario, fe non ca-

dono le grana dell’uva, andando a

qualle tutto l’alimento , che afeende ,

o rcllano piccoli i viticcj , o inariditi

cadono, come qualche volta anche lì

vede fnounto , e fecco il grappolo , do-

po aver perduto i fiori , o le grana .

Segue a provare quelle tramutazioni
p ,

impodìbili anche colle ragioni , e rao-

ftra pure cofa fia l’uva barbata , con-

tea la vana credenza del Licollene_,
, p. i

che penfolla un mollro . Sappiamo
I di certo , che il nollro Autore qui in-

ferì quella utile
, e curiofa digreffio-

ne
,
per impugnare il Sig. Trionfetti-,

Botanico della Sapienza di Roma , il

quale in un fuo Libro dato alle flam-
pefopra l’origine delle piante, fer-

mamente credeva per vere quelle^
mutazioni di fpecie inifpecie; il che
fatto torna alla fua lenticola paltt-

fìre , ed incomincia a deferiyerne il

feme

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

trovi, e in quale ftagione, con alcuni

fenomeni del medefimo

.

,
Dice trovarfi nella parte di fotto

della foglia , il quale fta nafcofto in_»

certe laterali cellette, finché maturi,

5 vi fi trova particolarmente nel Lu-
glio , e nell’Agofto , e qualche volta

nel Settembre
, fe la fiate non fia fia-

ta troppo calda , o fe la lenticola fi ri-

trovi all’ombra. E’ curiofo il feno-

meno , che ofierva accadere ne’ primi

freddi dell’autunno alla lenticola j

Ja quale a poco a poco tutta va al fon-

do, fe non è per accidente fofientata

da qualche altra cofa , c colà coperta.

daH’acque fi mantiene, efidifende_«

dall’ inclemenza della fiagione pio

fredda,tornando a galleggiare la pri-

mavera , ed a vefiire in un tratto , co-

me d’un panno verde, la fuper fiele

Squallida
'

’>aghi, e delle acque fia-

jp. ly. guanti : del che tutto rende unafen-

fata ragione per l’aria efprefla dalle

loro trachee
,

pel freddo ,
che cofiri-

gne, e la fpreme, onde fi rende allora

più pefante in ifpecie dell’acqua : il

chefuccedeal contrario, quando per

l’aria tepida tornano a rarefarli , c a
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dilàtarfij ed empierfì della medcfimaj

c tanto moftra fuccedere anche a’ fe-

mi di lei , i quali ufciti de’ loro al-

veoli , e rinchiufi dentro una comune
membrana, come vefcica, fanno lo

fìeflb giuoco 4

Incomincia dipoi il giornale delle

fue oflTervazioni 5 ponendo di tempo P- *6.

in tempo
,
quando vedeva afcendere ì

leune , e gli altri, e quando nelle-»

fue cafellcincominciò a notare la pri-

ma generazione del feme. OlTerva P*’^*

pure, che qucfta pianta nel principio

è d’una foglia foia ritonda, dal cui

mezzo verfo la parte di fotto fcappa_»

una fola radice , che qualche volta-»

,

particolarmente Tinverno , è torta-,

aguifa di ferpc. Prima che la radice

efca della foglia, fi divide in varie fila,'

che fifpargono dentro la detta , il che
folo puòoflcrvarfi nelle foglie fecchc,

e poi macerate : imperocché , quando
è verde, epienadifugo,più toftoefce

la radice , come d’ una guaina , che
ha intorno i fuoi labbri

, come piccoli

monticelli in mezzo cerchio inarcati

,

nè poflbno vederli i varj rami , che
fparge dentro la foglia . Mentre que-
fta foglia crefee

, diventa ovale , e fi

=
-

- gon-
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gonfia a poco a poco dall’una e daH’af-

tra parte , in particolare verfo il luo-

go fuo più acuto, la quale crefciuta-,

alla deftinata grandezza apre ne’ mar-
gini fra la corteccia inferiore

, elafu-

periore una feffura da un canto , c
dall’altro , tfalla quale fcappa un’al-

t . tra foglia per ciafcheduna , di figura

P- 18 . veramente lenticolare. Poiché que-

lle laterali foglie fono arrivate ad una

mediocre grandezza , cacciano anch’

cfle fuora dalla parte di fotto la loro

radice , che filile prime è diafana, e

poi diventa bianca con un poco di ver-

de, ottufa nella fommità, grofietta

,

tenerifiìma , e orizzontalmente curva,

e come mezzo fepolta in un folco , la

qualepian plano fi raddrizza perpen-

dicolarmente , e s’allunga verfo la_.

terra. Crefciute le radici, e le due

foglie alla fua grandezza , s’allonta-

nanoalquanto dalla prima foglia,de i

cui fianchi ufeirono, e allora fi vede ,

che danno appefealla medefima, me-

diante unàfunice]la,Come umbilicale,

dal quale fucchiavano il nutrimento,

il quale poi col tempo fi fiacca, e fi

fecca , e reftano quelle nuove foglie

feparate, come due feti, per cosi di-

re.
V
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ré

,
emancipati , e che pofTono vivere

eia loro foli , ed aflbrbire il neceffario

nutrimento dalla propria radice, i-t

^
Intanto quefte foglie, lateralmente

nate , anch’cflé fi gonfiano , come fece

{adoro madre, de’ fianchi aperti delle

quali efeono pure altre due foglie , e

qualche volta una fola , ed è curiofa

pure roffervazione , che fa , notando,

che qualche volta non efeono amen-
due in un tempo , ma una afiai prima

dell’altra. Oflervòpure, che quefte ’

foglie laterali ( che non fono altro ,

che nuove pianticelle di ienticola_.)

non efeono dalla cima della foglia,

che prima vide la luce, ma fempre

dalla parte pofteriore, che guardava

la vecchia foglia
.
Qualche volta ha

veduto far cosi prcfto i loro feti le fo-

glie, e prima , che fi diftacchino dal-

la prima madre, che foventefei, e

fette foglie ftavano tutte appiccate

col loro funicello infieme . Dal che
fa chiaramente vedere

,
per qual ca-

gione cosi prefto fi propaghi , e fi

moltiplichi queftà viliflima pianti-

cella , coprendo in poco tempo tutta p. ip.

la fuperficie d’un lago -, e fa vedere
ancóra , come fi propaghi e per via

del
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del proprio ferne

, e per via del mol-
tiplicare così fterminatarnente fc ftef-

fa nel modo detto
, onde fta penfofo,

fe debba chiamarla infieme

,

^Ovipara, o Semhipara

.

La foglia della lenticola paluftre ,

Bella qualecolla radice confifte tutta-

la pianta, che per ciò chiamali Aio-»

nophyllon

,

feccata riefce tutta piena

di cellette, o cavernòfa colle fue fi-»

la, trachee, e canali, che per ogni

p.io. parte l’irrorano
}
quindi è , che facil-»

mente galleggia a fior d’acqua , e

quando è feccata, non apparifce , che

una vefcica natante piena di molte-»

vefciche . Si fecca per ordinario , ora

P- iji. tutta , ora in parte , dappoiché ha

prodotte le altre menzionate lenti-

cole , ed ha oflervato , che molte di

quefte fecche lenticole infieme am-
mafsate hanno qualche figura della

lara^gi'ne di Plinio

.

t

„ Ciò efpofto , fcende a fpiegare an-

che il feme accennato, ed a moftràrlò

colla defcrizione , e colla figuraìpro-

vando , quanto abbia a cuore la natu-

, ra la confervazione* di quefta» vilifiì-

ma pianta ,
propagandola e nella det-

ta maraviglipfa maniera, e colfeme.

Dice,
i
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Dice, in qual luogo , e come debba

trovarli, e come anche in molte len-

ticolc qualche volta non fi ritrovi.

Sta efib involto nel fuo Tericarpio , è

di figura ovale, e di piccoliflìma mo-
le . E’ fcavato per lungo da piccoli

folcili egualmente' fra loro diftanti,

dalla bafe fino alla cima in foggia di

mellone, contati da lui fino al numero
di quattordici,ed ha la fua polpa bian-

ca . Oltre alla fua buccia propria , fta

involto in un follicolo , che ha due
cellette divife da una membrana , in

ciafeuna delle quali fta un feme . Spie-

ga dipoi , come maturino , come
efeano, come galleggino , e come p. sfj

cadano al fondo dovenafeono, e in

che modo nati tornino a fior d’acqua , p. rs*

Moftra non effere nuovo nella natu-

ra , che il genere delle lenticole ab-

bia i ferai , mentre tutte le altre fpe- P'

eie l’anno molto bene vifibile.il tutto

illuftra colle figure , che fono tanto
neceflarie

, per efprimere , e far ca-

pire quefta forta di minute , e aftru-

fe deferizioni .

In quefta Lettera s’era dichiarato
di non avervi potuto oflervare il fio-

rej ma troviamo poi a carte 117. co!'.

7mo V. H me
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me fatte nuove oflervazioni lo ritro-

vò . Avvifa , vederli quello avanti i

primi giorni di Luglio , e che altre

lenticole ne vanno fiorendo fino a

mezzo il detto mefc in circa . Dura il

fiore tre,o quattro giorni, fe fi confer-

va la lenticola neU’acquaima
, fe fi ca-

va fuora ,non arriva appena a un mez-
zo quarto d’ora . Scappa dalle foglie

lateralmente , e in quel fito appunto,

dove poco dopo incominciano a ve-

derfii femi . Ha due fogliette fole, al-

quanto gro(rette,di color biancolatta-

to, c pare più tofto , come un piftil-

lo
.
Quelle s’innalzano fopra un bre-

ve picciuolo, o gambetto quali lun-

go la metà del fiore . Efce orizzontal-

mente , poi s’alza appena ufcito dalla

foglia verfo del Cielo. Defcrivele

condizioni del fito ,
e delle lenticole

,

che fiorifcono:ilche fa fuccintamente,

e co i termini proprj

.

$. i.

A quella fcopcrta fuccede un* altra

Hon meno ingegnofa , e che fpiana_i

molte dilficoltà nella naturale lloria

,

cioè, la nafcità dall’uovo della mofca

de' Yofaj , che dalla medelima viene

depofto con un mirabile ordigno den-

tro
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tro i fuoi teneri rami . Di quefta qui

non parleremo da yantagio , men-

tre fapendo , che tutta l’intera ifto-

ria con altre fcoperte nuove è fotto la

prudente critica de’Revifóri , ci n-

ferviamo > ufcita ch’ella lìa , a darne

un fugofo eftratto

.

$. S.

E’ in terzo luogo un coftipendiod’

un Trattato de’ Mofirl , oùeivuti dal

noftro Autore , o confervati nel fuo

Muféo, de’quali dà molte nuove, e

curiofe notizie . Fra gli altri raccon-

ta d’aver veduto nel fcrraglio diBobo-

li di Firenze le gambe d’un’ agnello,

che avea le ugne di tutti e quattro i

piedi fterrainatamente lunghe , e mo-
lìruofe, rivoltate in alto a guifa di

corna, nodofe , e fatte a embrici del-

la ftefla materia , colla quale arma il

capo la natura alle bcllie. Di cófimili,

ma olTervate in un’uomo , dice farne

menzione il Malpighi, deferitte, e
difegnate nella fua Opera Poftuma

,

^ii(e longitudineferè auricuUrem digi~

tum munus xquabantt craffitie vcr'oin^

dicis latitudinem quafifuperabant ,
vo-

lendo pure il detto fuo maeftro, eh*

H z an-

P-

P-
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anche quefte aveffero il colore > e la

natura del corno

.

Difcorre fopra un’uovo, ch’egli

conferva , ritrovato dentro un’altr’

uovo, del che pure n’è ftata fatta-,

menzione dal Duamel (4) , dall’Ar-

véo , dal Bartolini , e da altri , ma
niuno finora ha così efattamcnte of-

fervate Tinterne parti di qucft’uovo ,

e come fia entrato in un’ altro

.

Non eccedeva la grofsezza di quello

d’un colombo , col gufcio di materia

più arrendevole, chefragile. Aperto

fr. 66. trovollo pieno zeppo d’un pezzetto di

carne, ch’egli ftima una molA» che

flava attorniata da una materia vifci-

da , e di color livido , c filigginofo ,

che non rendeva odore ingrato . La
carne detta era , come la foftanza del

fegato , o della placenta uterina, che

divifa non moftrò organizzazione»,

diftinta , ma folamente un’ inviluppo

confufodi fibre rimefcolate con fan-

gue, e poco fiero. S’ingrofsava ver-

fo la parte ottufa dell’uovo , e verfo

la foramità formava, come una roz-

za pallottoletta . Si divideva in tre

par-

Ijlma delln Reni Acc, di Parigi pagg.

291.
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parti , le quali aveano però conneflìo-

ne colla parte fuperiore , che raflb-

migli'ava al capo, c la poteva cosi al

digroffo giudicare , come una mola >

per dir cosi, embrionata con qual-

che rozza lìm.ilitudine,e un pollo con

capo, ali, c corpo. Una cofa limile,

dice il Sig. Vallifnieri , che avefle

qualche fimilitudinc diBafilifco, tro-

vata in limili uova piccole chiamate
,

dall’Acquapendente Centeninc, e ciò

forfè ha dato fondamento alla favola,

che da limili uova,credutefa]faraente

di gallo, nafcelTero i Balilifchi. Spie-

ga dipoi alTai probabilmente , come T
uovo entralTe dentro l’altr’uovo , c
come fomentato dentro il fecondo
utero vi apparilTc quella wjo/d, che
non fu , che il pulcino , il quale den-
tro quelle anguftie , e per mancanza
del nutrimento dovuto, non potè af-

fatto fvilupparli . Dopo quefto efpo-

ne un’altr’uovo groflìllimo , chepof- _

fiede , formato di molte uova , e co-
*

petto , come d’un duriflimo cuojo , il

quale fu trovato nell’addomined’una
gallina, del che tutto fpiega il modo, p.^
come probabilmente accadette . Fra
gli altri moftri, 0 cofq moftruofe,

H 5 por-
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porta un dente molare umano di

«norme grofsezza , e che pefa un’ ón-
cia buonajcavato da Francefco Palum-
bo in Roma , di cui efpone la ftoria ,

c la fede giurata . E’di groflezza , e

ritondità , come una noce, che ver-

fo le radici fi riftrigne alquanto ^ e poi

fi dirama in tre parti un poco curve

.

Quello , che retta fiiora del fuo al-

veolo, oincaftro, è lifcio , crozza-

mente fpianato , ed è candido , e di

durezza
,
per cosi dire , eterna . De*

moftri curiofi con parti , o col tutto

replicatone porta pur molti, che fi

pofsono quivi vedere

.

§. 4-

Un’Eftratto dì Mediche , e Fìfìcbè

P
viene dopo il Trattato de’Mo-

ftri . Anche quivi fono molte oflerva-

goni curiofe , d’alcune delle quali da-

remo un breve ragguaglio . La prima

è intorno a iin Fonte ,
ch’egli chiama

Divinatore ,
potto poco lungi da Mo-

p.76. dana in unapofleflìone del Sig.Davini.

Medico digniflìmo di quella Serenifs.

Altezza -, e di' lui fìimatiffimo Zio.

Quetto s’intorbida prima, cheilCie-

los’annuvoli, efirifchiara pria, che

firaffereni, onde’I fuo agricoltore,

a

l’eco-
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J’economa villanella non guarda il

Cielo j quando vuol fapeve gli avveni-

menti fuoi , ma chinando gli occhi

ofserva il fuo fonte . Cerca il Sig.Val-

lifnieri la cagione, e afsai probabile

la deduce dalla maggiore , o minor
gravità dell’aria , e da certi fuochi

Sotterranei , che ne’vicini monti ri-

fiedono, i quali anch’ellì tuonano, e fi

fanno fentire più ftrepitofi, quando il p. 8o.

tempo vuole cangiarli in piovofo, e fi

quietano
,
quando vuole ralTenerarfi

.

Penfa dunque , che quello fonte abbia

con quelli un tacito fotterraneo com-
merzio , e che fenta i moti ora pacifi-

ci, ora tumultuanti de’medefimi»

onde ora s’intorbidi , ora rifehiarifi, il

che prova in varie maniere , e ne porta

altri efempli . Con taroccafione dif-

corre dell’origine delle fontane di Mo- p.?^!

dana, fopra la quale pure fcriflero il

Sig. Grandi , ed il Sig. Ramazzini nel

fuo erudito Libro De Mutimnftum
Tontmm origine i e.difsente intorno a
quella daH’opinioHe d’entrambi . Non
vuole , come penfa il Sig. Ramazzini,
che derivino da certe caverne, come
lambicchi di fafso fabbricati in feno
de’ vicini monti dalla chimica natura ,

H 4 i qua-
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L

etterati
i quali riunifcano i vapori del marej
che crede urtare , e bagnare per vie

occulte il piede de’medcfimi , opinio-

ne comune a molti moderni intorno

77> alla generazione delle fontane peren-

ni , ma con tormento minore degli

fpiriti , e fenza una cotanto operofa

induilria la tira dagli Apennini fo-

vrappofti , dove ha vedute le nevi fra

que’ciglioni nelle maggiori vampCia»

della noftra ftate> che li vanno dile-

guando a poco a poco; c penetrando

fta quelle profondiflime rime di falTo

in fafso , di terra in terra lino a qual-

che impenetrabile tavolato > formano
coH’acque loro un cieco fotterraneo

nume fpianato, c compréfso fra quel-

le fcabre angiiftie, chefcorre verfoil

mare , ed è appunto quello ,• che di

firato in iftrato fluifce fotto le fonda-

menta di Modana , e ne’dintorni di

Jeijfcltrato , e purificato fra falli, ed

arene, che foftengono fui loro dorfo

il fovrappofto pefo della città , e de'

campi.Una delle fue ragioni li è, il non

corrifpondere i fiumi del Panaro, e

della Secchia nella povertà dell’acque

loro alla vaftità di que’monti , e alla_.

gran copia delle piogge , e delle nevi ^
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che quafi in tutto Tanno vi cadono. Bl-

fogna , che penetrino al di fotto fra

quelle ruine , e fciflurc , e terre bi-

baci, e ingorde voragini , e ne for-

mino un’altro , o degli altri occulti

alla noftra vifta, i quali poi fono quel-

li , che sboccano nelle più baffe pianu-

re , o fcavato il terreno , mantengo-

no! pozzi, e i fonti perenni di Moda- p.78.

na . Moftra non efscrc così nelle ulti-

me panie , o monti di minor giro,

che guardano l’altro mare, e a quel-

lo corrono con fiumi più valli, c più

perenni , imperocché avendo molti

fìrati filila fuperficie di marmo , e di

pietra, e molte miniere di ferro, di

vitrivuolo, e Amili in grembo, fan-

no, chefcorra fui loro dorfo molta

quantità d’acqua
, e di nevefciolta , e

quella , che ha la forte di penetrare ,

non pafsa alle radici ,e alle fondamen-
ta de’monti

(
cpmepenfa di quella de-

gli Apennini
) per li fuddetti intoppi,

ma deviata da quelli , ora da un can-

to, ora dall’altro , sbocca da’fianchi,

e forma quelle larghe , e durevoli
fontane . Aggiugne alle nevi ofserva-

te su gli Apennini Teliate
, l’inzuppa-

mento fatto già nell’ inverno di quel-

H i le>
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le, che quali chiama con un’antico,

eterne, e voraciifime spugne, leca^

vita ripiene, come vafte cifterne,o

idrofìlacì perenni , le piogge , che van-

no grondando , e le nevi , che alle-»

volte prima di Settembre ricadono , e>

qrialche volta le antiche rinnuovano

còl fcppellirle . Sappiamo pure,avere

ilSig. Vallifnieri fatta dappoi un’al-

tra oflfervazione , confermata dalSig.:

Corradi fuo amico ; cioè , che il

fiume della Secchia , quando cala da

monti pili alti , e per tortuofe vie s’

incammina infra le colline, e infrale

pianure, fi perde fra que’fafiì , e fra

quelle arene , reftando l’eftate cosi aC-.

ciutto,e povero d’acque verfoSafsolo,

che fóvente fi pafsa , e fi calpefta co*'

piedi 5 dal che pure deduce» che ol-

tre a i fiumi fottcrranei fuddetti , an-

che quello pofsa accrefcer acque ad-

acque , e andare a lavare le fondamen-

ta di Modana , ede’vicini luoghi.Giò,

conferma coll’avcr ofscrvato. , che-»

quel fiume girafse una qualche volta,

verfo Modana , trovandoli nello

fcavare da per tutto: fegni o vefti-

-gie evidenti del cangiato fuocorfo

.

VlaofservatQ una cofa limile nelle co-
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piofe , e perenni fontane j che ba-

gnano il territorio, eia città di Tri-

vigi
,
penfando , che tutte vengano

dalla Twtc , quando fcende da Mon-
fi , che anch’efsa perde l’acque,le qua-

li vengono poi a sboccare neluoghi

più baffi deferirti , cfsendovi anche

di quella evidentiffimi fegni d’aver

errato per quelle parti

.

Pollo quello ( che un giorno ci pro-

mette con ulteriori ofservazioni di-

moll rare , nel fuo Piaggio Montano y,

penfando , che tutti i fonti, alme-

no finora da lui ofservati fu’ nollri

monti, suque’ di Tofeana,, e detti

perenni , vengano dalle,,acque , e-»

nevi liquate) llima non improbabi-

le , ciac nella lunghezza , e tortuofi^-

tà del viaggio , alcune di qucH’acque,

Gunite, o. dirotte, ofpartite in va-

rj rami
(
come s’ofserva ne’fiumì

edemi
, che pofeia tornano a riunirli

nelle più bafse pianure
)

fi incontrino

in miniere, in bitumi, in zolfi,, in

fali, e fuochi fotterranei , o fimili

che le alterino
, e le fviino dalla loro,

nativa limpidezza , e natura , lidie
apparilce evidente in molti di que’di
Modana , che fanno di vrtcivu olo

, e
H d dan-
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«danno altri fapori , e in quello dei

Sig. Davini , che moftra Taccennato
fenomeno. Scioglie in fine le obbie-

zioni , che pofsono farfi , c Tempre

p. più conferma , eilluftra la fiia fen-

tcnza

.

La feconda Ofservazione è intorno

una B^ana niofiruofa trovata nel terri-

torio di Scandiano con cinquegambe,
lina delle quali fcappava fuora vicino

84. al fine dell’ofso eocige dalla parte de-

lira , e la finifìra pofteriore era corre.-

data di fette dita

.

La terza verfa intorno ì*Eccli0 Sor-

lare fegnrto l’anno 1 706. , nel quale ,

cfsendo convalefcente in Padova,fentì

una maggior languidezza di forze

concerti tremori infoliti nella carne ;

Che ne’polfi degli infermi furono in

queltemp» ofservati movimenti di-

jfordinati, eftravaganti. Il che con-

ferma ciò, che raccontali nella vita

di Bacconedi Verulamio, il quale pa-

tiva deliqu) d’animo in tempo di Ec-

clilfi. Apporta altri accidenti conli-

mili accaduti, e come l’argento vivo

del fuobaromctro, fubito fornito l’

Eccliffi, calò una colla di coltello,ed il

termometro al contrario s.’alzò,eiren-

. , . doli
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dofi fatta l’aria più rigida del giorno

antecedente infin dieci gradi

.

La quarta dà notizia d’iin Time-
d’cfquifitiffimo fapure >

e d’odore aromatico ,
più piccolo af-

fai de’noftri , e non armato di dura

feorza, ma tenera ^ e che colle dica

facilmente fi rompe. Nacquero mol-. i

ti di quefti pinocchi da lui feminaci,e

deferivo il loro modo di nafeere
, e di

crefeere . Tutti > incendiamo, che

gli perirono neli*anno memorabile

del gran freddo , eccettuato iino,(chc

ancor fi conferva con gelofia nell’Or-

to famofodel Sig.Cavalier Morofini^)

il quale qucft’anno avea un frutto^ ma
non è giunto a maturazione..

La quinta deferivo una F^frciulU

lattante , che fiigli portata da medica-

reco! ventre orridamente gonfio, e

tefo
, per una gran quantità di lupini

.frefehi ,.e .crudi, clieinavvedutamen^
teavea trangugiati. Era opprefia da
una continua fonnolenza

, quafi avef-

fe ingojato l’oppio, e le cadevano
ianguide le membraflofee, e pallide ,

comefefoìTe morta. Pone la cura,
che felicemente fece, nè fi videro ufcK
le vermi d alcuna forca > da q.ueli’oc-

• xm-
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rendo amaro fcacciati , come avreb-

bero fuppofto gli antichi

.

Nella fetta narra al contrario d’im*

altra , che mangiò agretto , o uva af-

fatto immatura , quanto le piacque
,

della quale , dopo molti dolori , ufci-

rono moltillìmi vermi uccifl-, il che
conferma lefperienze del Redi

.

Nella fettima rapporta un porco

vivo moftruofo aliai pingue, donato-

gli da un fuo amico, ch’era nato fenza

gambe, ma co’ foli mottruofi rudi-

menti X infondo a quali aveva , come
una palla di duro cuojo , con cui

batteva il terreno, e lì sfòrzaviqual-

che poco di muoverli . Era creduto

ermafrodito, ma aperto avca i tetti-

coli dentro l’addomine ravvilupati

fotto de’ reni molto vilibili, e ma-
nifefti.

L’ottava contiene rittoria d’una_,

fanciulla d’anni quattro , alla quale,,

primachè compiette i tre , fi fecero

vedere ogni mefe ordinatamente que’

fiori , che fogìiono precedere il frutto

'della fecondazione mafchile . Le par-

tipure, che la donna tiene celate più

d’ ogni altra , erano coperte d’ una

dQnnefqa peluria , e le mammelle , a.

prò-
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proporzione di quella età , riufcivano

più tumide. Pone le ragioni d’alcuni

medici , e in fine propone la fua

.

y.

A quefte OlTervazioni fuccede la p.91..

mova [coperta dtiruova > dell’ovaja ,

0 nafcita delle Anguille y la quale me-
rita una particolare , e difìinta noti-

zia ,
perocché illiiftra mirabilmente

la naturale ftoria , ed è finora ftata in

tutti i fecoli da i più diligenti olTerva-

tori cercata , e defiderata , ma non_..

mai ottenuta . Precede la lettera de-

dicatoria al Sig. Bernardo Tri vifano y
Gentiluomo Veneziano, nella quale

dimoftra la falfa maniera de’ nortrì

Fi lofofi antichi , che penfavano di fco- p pi.,

prire i fegreti della natura col Tblo

ingegno, e infino fenza l’ajuto de’ fen-

£ ,, dolendoli d’alcuni anche de’ noftri

tempi , che feguono ftolidamente il P S'S--

tUedefimo metodo , e chiu<?onQ gli

occhi
, per non vedere la luce ,

lodan-

do in fine il fuo Mecenate , il quale^
Belle cofe fifiche non fi ferma nel fo-

lópcnfare, ma folamente in quelle,

dove non fi può di meno , o perchè
fi>ggono i noftri fenfi, o perchè fono,

Copra di noi..
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Viene dappoi ad efporrp-in un’altra

p.pj. lettera lo feoprintènto dell’avaja delle

anguille i la vana ricerca della quale

è Hata fatta da lui per molti anni nella

fua patria , ma finalmente avendoin-

tefo da un vecchio abicator di Comac-
chioj calar quelle verfo il finir della

fiate in certi tempi torbidi , c tempc-

ftofi dalle falfe loro paludi a fecon-

darfi in mare , e buttarvi le uova , dal

quale poi la primavera vegnente le

nate anguilline partivano
,
per mon-

tare ad abitar le medefimc', coma
luogo più quieto, più pingue, e più

abbondante di proprio pafcolo ,favi3-

mente pensò , che , fe in alcun fito d’

Italia doveflfe trovarfene alcunajqual-

che volta almeno , coll’utero vifibile >

c gonfio, o coH’ovaja carica d’uova ,

colà folle il fortunato luogo
,
per fod-

disfare la fua nobile cur iofità . Scriffe

duaquTa quefto fine al Sig. Dottor

Sancafiani , il quale dopo lo fpazio

d’anni otto gli mandò finalmente un’

anguilla piena zeppa delle femenze

fue, c tal quale appunto ardentemen,-

te bramava.

j).p6. Deferive l’ovaja fatta in forma di

«n faccojdi forte sì, ma dilicata mem-
bra-
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brana,riftretto dall’un canto , e dall’

altro, fituata nella regione de’ lombi

lungo la fpinale midolla fotte gl'inte-

ftini, che incomincia poco dittante

dal principio loro, e s’eftende lungho

ildorfo fino quali alla cloaca, e così

la vadeferivendo, cmottrando ancó-

ra colle figure , ficeome deferivo, e di-

fegna l’uova, come tante minutiflìme,

c liicidiffime perle , ognuna delle qua-

li fta ftrettamente appiccata al fuo

gambo, di grandezze diverfe , e di

buccia dura , c diafana . Aveva comu-
nicazione

, per mezzo d’un breve ovi-

dutto, colla cloaca , dentro la quale p.

maturate fi fcaricano , e ne moftra_*

molte ancóra ingrandite col microf-

copio

.

Segue a dar conto del tempo , che
gli fu mandata, e come qualche Vol-

ta , benché chiufe in
(
che fo-

no vafti caneftroni di vinchj,o vimini)

cileno nell’acqua falfa gittanole loro

Gva,e colà nafcono,béchè fermamente
que’ pefcatoriercdeflero , che aveffe-

ro l’origine da quel loro tenaciflìmo

vifeo , che geme dalle boccucce di cer-

ti canali diramati per tutta quanta la

loro pelle, come notò il Redi nelle

fue
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fue Ojjerva':^om degli ^nimalij^iventì

P-9^- dentro i Viventi , la qual’ opinione fu

prefa da Plinio
,
quando fcrifle {a)

guillas attererefefcopHtis ,& ^rìgmen-

ta vivifcere j nec aliam efje earum prò-

ereationem , a cui lì fofcriflcro Ate-

nèo, Oppiano, il Rondelezio, ed al-

tri, aderendo con ficurezza maravi-

gliofa complexAS coìre , & flrìgmen'

tim quid emìttere , ex quo , cum in limo

fuerit > mimalgeneretur i il che il Sig.

Vallifnieri tira al buon feufoi dicendo,

che dopo la fregatura efconcr le uova
rimefcolate con una lubrica , e tegnen-

te materia , che diede il fondamento
alla favola

.

Da tutto ciò più ampiamente fpie-

gato cava
,
quanto s’ingannaflfe Arino-

tele con tutti i fuoi feguaci , il quale

p.<)p. non ammette diverlìtà di felTo nelle

anguille, echeinquefte non liane fe-

me, ne uova; in prova di che porta il

tefto d’Ariftotele(^'}, nel qual vuole

francamente , che non fa languillà

nec mas , necfeemina , ne che da fe llef-

fa polTa generar cofa alcuna, ne abbia

femenze alcune , e fa mal notata la dif-

feren-

Cctp, 6 1.

^b) W.4. Anìm* tafai
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ferenza de’ mafchi , e deile femmine

dalla diverficà delloro capo, eflendo.'p-io®*

quella una differenza di genere , non

difeffo. Nel qual luogo pure Arino-

tele impugna con ragione certi de’ fuoi

tempi > i quali avendo veduti lombri-

chi nel ventricolo delle anguille, gli

credettero i feti loro, nel che veramen-

te s’appigliò al vero : ita enìm , dicen-

do , nonfocus , nuam cibus concocjue-

fenturprimordia genitura-, il che fe fof-

feavvertito almeno da’ fuoi feguaci

,

non direbbono , che infino nel ventri-

colo delle donne fi fono generati feti

dal mafchil fcme , come poco fa è ftato

detto in un gran teatro d’Anotomrà.
Riferifce la difficiiltà finora provata P-*®’*

in ritrovar quelle Uova, mentre gli

fleflì pefcatori più vecchi , ed altri ,

chehanno tagliate migliaja d’anguille

per’condirle , non hanno mai potuto
non folamente trovar uova, oovaja ,

ma ne dillinguere i mafchj dalle fem-
mine, nelchemollra il compatimen-
to , che deefi avere ad Arillotele , ef-

fendo rariflìma , e fortunata l’occafio-

ne di ritrovarle

.

Fa menzionede’vermi, che hanno
qualche fimilitiidine d’anguilla, echeF’”®^'

fi veg-
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fi veggono rovente nel ventricolo , é
negl inteftini delle ftefse

, come ha of'

fervato pure il Redi, e il Levenocchio:
i quali però certamente non fono an-
guille,mentre, oltre alla ragione d’A-

riftotele , fi trovano ancóra in altri

pefei , ne’ volatili , e ne’ quadrupedi

.

Torna ad Ariftotele, che per vero
p.ioj. dire non fece poco ftudio intorno alle

anguille , benché con poco fortunata

fatica . Nota , che oltre al detto delle

medefime in varjluoghi, volle fare un
Capitolo a bella pofta de procreatiom

anguillarutn (a) > tornando a confer-

mare più diffufamente il già detto , e

{limando tutto pieno di maraviglia ,

^uod hoc umm inter fanguinea gmiis

totum fine eoitu , fitne oro procreetitr i

€ qui il noftro Autore difamina il mo-
do , con cui Ariftotele credette , che

nafcefsero dalla putredine , e con evi-

denza l’impugna , cfsendo afsai curio-

fa l’ofsérvazione , che fa nel tefto del

Lib. Cap. II. dove ftimò quel

grand’uomo, che anche la prima ge-

nerazione degli uomini, e de’ quadru-

pedi venifse o da un verme ì odall'uo^

b 104.To: il che dice in qualche modo acco-

ftarfi

(a) Uh. 6 . Biji, Anìm. 16.
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ftarfi alle due più celebri opinioni pre-

fenti circa almeno la generazione or-

dinaria, fenon prima , de’ fuddetti ,

volendo il Levenocchio feguitatodal

Sìg.^ndYji e da altri moderni, che

nafeanoinlìno gli uomini da vermi ,

de’ quali è tutto pieno , a loro detto , il

mafchilfemei ed altri, che nafeano

daH’uovo, ch’è la più applaudita , c

forfè, ofenza forfè la più vera opi-

nione .

Porta dipoi l’opinione del Levenoc-
chio fpcttante alla generazione delle

anguille regiftrata nella Piftola 7 f . de*

fuoi Efperimemi , e Contemplu'^^iMi^Ao'^.

mandate alla Pregia Società di Londra
cfa vedere con evidenza tutti gli ab-

bagliamenti di lui. Mette pure all’c-P
’°^'

fame il paralello , che malamente fa il

Severini nella tuiZootomiap. 371. fra

l’anguilla , e la vipera , l’opinione an-"
córa dclPaulininelfuo erudito Trat-
tato dell’anguilla SePi. I. Cap.i.§.7. ,

e quella del Redi nelle fue Ojjerva't^ioni p,io^,

intornogli %Animaliyiventiy e mofìra ,p.uo-

come quelli ultimi fondati fulle re-
gole generah fcrifsero nafeere dalfe-
mc , o dall'uovo , ma niuno potè aver
la fortuna di veder ne l’uno.) ne l’altro.

Dopo
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Dopo quefta difsertazioneTrovia-

p.ioi, ino in quefta Raccolta l’eftratto d’un’

altra lettera fcritta dal medefimo al

Sig. GiambatiftaOrfatOj nella quale

rifponde all’ofservazione di Giorgio

Elfero riferita nelle Mifcellanee Me-
dico -Fifiche de’Curiofi di Germania
Ojjerv.i is>. che vuole , che leanguille

fieno vivipare y avendo osservate in_*

quelle alcune membrane piene di ver-

mi anguilliformì y ma non d’anguilli-

ne. Fa vedere lo sbaglio di quello

Autore, e come malamente fidoifi

dell’afserzione d’una femmina Olan-

defe, che teftificogli , efsere quella

,
l’ovaja . Con quefta occafione porta

^ le opinioni d’altri, e dice non voler

perder tempo ad impugnarle , baftaii-

do il narrarle , perchè fi conofeano

falfe, cioè quella di Matrone prefso

Ateneo, il quale conofeendo incerta

la nafeita delle anguille , diceva e/fere

nate da Giove > ficcome altri dilTero,

che ifunghi , ed i taYtufi eranofigliuoli

degli Dei , al contrario di molti , che

le fecero viliflìmedi nafeita ,
penfan-

do y che nafeeflero da cavalli morti

gittati nelle paludi, ed Oppiano dal

fango rimefcolato colla loro fpuma.
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Moftra finalmente, che il Rondelczio

acafo s’accoftòpiii al vero di tutti ,p-i'34.

credendo le anguille della razza degli

ovipAri

,

e benché le uova fuggiffero

Tacutezza de’ noftri fenfi, le credeva

però nafeofte fotto la pinguedine-#*

Infomma ha ritrovato molto , con che

porre in chiaro rofeuriflìma nafcita_.

di quello animale , tanto familiare, e

dimeftico , che come fcrive Ninfodo-

ro , e manibus etiam porrigentium pa-

nm CApit , tenuto facro ,
al dir di Plu-

tarco , dagli antichi , chiamato l’Ele-

na delle cene, ed il più foave irrita-

mento delguflo. Cosi fa egli vede-

re, come inoltri antichi Filofofi fe-

cero un teatro di favole il bel teatro

delia natura

.

Seguita un copiofo Indice delle pian- p.i 1 1.

re, che nafeono ne’ lidi, e intorno alla

città di Livorno da lui olTervate-»

quando colà portoni, al quale il Sig.p”,j_ò]

Giambatilla Scarella ha fatte eruditif-

fime Notazioni, che fervono molto
al gufto de’prefenti Botanici

.

§ 7 - \

AnnelTa a quello Indice v’é la
^

vìenv^n fatta dal nollro Autore inma\.i~zì.

CagHA
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cagna coll' averle cavata la mìl':^

,

che viffe molti anni j partorì moire-,

volte, e flette Tempre con ferma falu'

te, a riferva di certi dolori, che pa-

tiva ; fopra di che fa curiofe , ed utili

tideflìoni •

8 .

V’è dipoi un’eflratto di lettera con
varie notizie intorno al femeGebelin-

V uf * fopra il Badiano , fopra il Solìma'
^ ’ to , che alcuni danno in poca dofe per

p,ii6. falutifero rimedio. Parla in fine del

p.127. fiore da lui ultimamente feoperto

della lenticola paluftre,del quale già
p.iz8. abbiamo fatta parola a fuo luogo.

§• %

p.119.

p.li6.

Un Difeorfo ^Accademico tiene luo-

go dopo ilfuddetto,nel quale contra 1’

opinione di molti moderni dubita, fe

la digeflione de’ cibi,che fi fa nello fto-

maco , dipenda dall’ acido , c nel pri-f

mo difeorfo, che chiama abbaglio

primo y tiene la parte negativa, come

anche nel fecondo , che chiama pure

abbaglio fecondo. Pone Plmprefa..

deU’Accadcmia , che veramente è da

medico favio , che Tempre dubita dell’

incerteziza della fua arte , cioè un_»

cranio umano colle future ^
col motto

tolto
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toho ài IppocrHe, decepiruttt me

.

Il

nome degli Accademici, Gli

gitati

,

IO.

V’è dopo quello , il titolo d’un fuo

libro colTidca del medelìmo, che

meditava di dare alle ftampe j maperp MT*

varj motivi l’Autore l’ha poi fuppref-

fo ,cangiato penficro neirordine,e nel-

volerlo efporre in volgare divifo in

vara tomi. Era dunque quello il pri-

mo titolo: Entomalogia humana
, fiv&

de Infeliis in homitic Hifloria , in qua
eorundem erigo ,& nonnullorum metha-

mOYphofespùnduntur t exquibus nova
eorundem Diagnofis, Trognofis , Curatio

inflituitur'.Additis ad clariorem lucetn

& totìus Operis complementum Obfer-

vationibus de Infeltis alia .Ammalia
Vorantibus , dr de Infellis in lnfe£iis,cc.

E già ufeito il primo tomo in volgare;,

efe n’c data notizia nel Tomo II. del

nollro Giornale
, e Tappiamo , che T

Autore ha già preparato il feconda

.

per darlo alla luce .

.

$. it.

Tarto Maraviglio/o di vefcichettéV-^i’^*

» con una efatta ricerca > che cofa potefJe~
' YOeffere sfatta in tempo difua gioventù

Tomo V. I con
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Con in fineU BffpoSìa del Sig. Marcelli

Malpighi. Qm troviamo riftoria , chs

il Sig: Dandi ha bruttamente trafpor-

tata np’fuoi dell’anno proflìmo

fcorfo àpagg. 175. fotto il fallo nome
del Sig. Federico Sdrivi primo TrofeJ'->

fare di Medicina nella Metropoli di Lon-

dra‘iì che Tempre più ci fa trafecolare

di maraviglia, mentre quelli poteva

bene immaginarli , che vivendo an-

córa qui il vero Autore , e Autore, a

cui nulla del fecolo fpettante alla Pro-

fellìone è ignoto , potrebbe accorgerli

del furto fatto delle fue fatiche ,
ad-

doflando l’onore a un foreftiere , che

nonèalmondo. Abbiamo incontrata

Kuna,e l’altra Relazione,ed è la ftefla

llcffilfima copiata di parola in parola

daquella del Sig.Vallifnieri,a riferva

d’averla ftorpiata in alcuni luoghi per

abbreviarla. A che dunque fingere,

che Ila Hata comunicata la P^Aagione d’

un "Parto maravigliofo nato in Londra,li

Maggio ijio, agli tutori de'^Fafii ,

fe nacque più di IO. anni fono a Scan-

diano", e fu fcritto , come fi vede

nella data da Reggio li za. Agofto 1

’

anno idpo. al Sig. Marcello Malpighi

fuo maellro
,

di cui pure fi vede una



Art I colo X. i5»f

cortefc , ed erudita rifpofta datagli

dalla fua Villa di Corticella li 4. Ot-

tobre delPanno fteflb ? Di quello par-

to di vefciche ne fa pure menzione il

Sig. Malpighi nella fua Opera Poftu-

ma a c. S7. della riftampa d’ Andrea

Poletti fatta l’anno KjpS.in Veneziaiil

che Tempre più rende chiaro » e dan-

nevole il furto dell’ Autore de*Faflì <

e Tempre più giufto il giudizio > che

dato altrove ne abbiamo

.

Quello parto fu veramente mara-

vigliofo, perocché, oltreuna»jo/4,

fu di Tei mila vefciche in circa. Quelle

non avevano un tronco comune, dalP-'f*»

quale llaccandofi varj rami.quindi al-

tri più minuti , ed altri, ftelTerocon -

ordine appefej ma lì vedea , come
una rete di varie fila fenza legge in-

“

trecciata, e confufa , dalla quale.» ;,f)

sboccavano in qua , e in là ramufcclU
di lunghezza , e grofiezza diverfa.

Molte s’appiccavano ad un folo ramo, ;

altre Havano a grappoli , altre in lun?

ga ftrifeia corteggiavano un folo lato ,

ma tutte però avevano 41 Tuo piccolo

piede , col quale li combaciavano col

ramo . Erano d’ineguale groflezza

le più minute , come il miglio, Jc.

. la mag-
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L

etterati
tìiaggiori > come una palla di mof-
chetco ordinario . L’acqua, che con-

tenevano , erainfipida, limpida, e

vifcofetta , la quale cogli alcalici nòn
bolliva, ne fi quagliava cogli acidi

.

Cotte,calaron molto di mole.Guarda-
te col microfcopio,vide,che quelle

la, eque’rami, non erano, che can-

nelli ^ che portavano il fugo alle me-
«iefimc , nevi feppe mai trovare vali

fangtiigni

.

Efpófta laftoriaj cerca, checofa

p.Tyy.fiehoj cioè t.fe per avventura folte-*

ro fiata i’ovaja , come credette Jaco-
P-iJ6.po Grandi i ed altri *, a. fe folTero

Idatidi ', 5. fc un’ammaflamento di

P'’t?'glandule vefcicolarie j 4, fauna fpu-

ma ,0 un prodotto di fanguc meftruo,

e da’femi, come -in occafione d’un

p.i6 i. parto firaile credè un’ingegno di là da

monti rapportato nel Zodiaco Medico

Caliiconeì Mefe di Giugno dcH’anno

p.i6 j. i.OlTer. ij portala fua opinione, e

dove potelTero elfere appefejó. cerca

,

come furono cagione di molti acerbi

p.171. fintomi , che ha efpofto nella ftoria i

7. e finalmente accenna , come-»

**‘‘^’’poira liberarfene la natura. Adempie

il noftro Autore molto bene a tutto

quel-
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^

quello 5
che s’era propello di efami-

nare, gittando molti lumi, e toccati-

ilo molti punti- non ancóra tocchi da

alcuno, onde , come fi vede dalla

rifpolla del Malpighi, fi rende degncL cT

ejjere letta da qmlftfta gran Letterato .

A quella dunque è annefla la rifpoila

dclfuofamofo maeftro , nella quale

gli dà notizia d’un’ altro cafo confi-

-mile accaduto in Bologna , e gli man-
ila la figura delie deferitte vefcichc ,

che molto bene confronta colla de- ,

fcrizione del Sigi Vallifnieci

.

i iz,

Eflratto d’Olfervati^om Fifiche. One'-

Ilo è indirizzato dal nollro Autore al

Padre Abate Bacchìnt ^ fuo ftimatifli-P*i7 ?^<

mo amico . La prima è una bella fco-

perta de’ fori nell’aculeo dellofeorpione

africano , cófa da molti cercata , e
da lui foto, almeno in Italia, otte-

nuta . Si fa la gran quiftione , che^
verteva tra gli fcrittori antichi , e
moderni nella determinazione di
quello fatto. Galeno^ (ij) difie , che il

pungiglione degli feorpioni non ave-
va apertura alcuna , e Lodovico Lo-
cateli! nel fuo Teatro d’arcani {o[ienne

^

- I 3^ : la »

(s) I>e ìochà^eti,cap.^x
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lafentenza medefima. Al contrario

Plinio, Tertulliano , S. Girolamo,
.iS.Balilio, Eliano, il Greco Chiofa-
^ore di Nicandro , il Correo, l’Al-

176, drovando , il Redi nelle fue Efpcr:

intorno la Gener. degl’ Infetti , ed il

P, Filippo Buonanni nella fua Mi-
crografia curiofa vogliono , che fia

forato, Q^fti due ultimi peròjcome
tutti gli altri , folamence lo conghiet-

turano per aver veduta un’ avvelena^

^ ta limpida goccia fulla punta del pun-

giglione, ma però cò’loro cfquifìtif-

fìmi microfcopj non c loro mai venu-

to fatto di vedere i fori , donde ge-

jneffe 5 onde conchiufe il Buonanni

aculeum fcorpìonìs uf^ue adeò ìn/enfibì-

Hter perforatum effe , ut ownem oculi

aciemforaminisiltiusfiru&ura effugiat.

Ma per vero dire, fe fuggì all’acu-

tezza della loro villa , non fuggì a

quella delnoftro Autorejc la cagione

fu , perchè credevano quell’ aculeo

forato fulla forama fommità della.^

punta , ed'è forato nelle parti latera-

li della medefima , e perciò cercando

i fori dove non erano , non è maravi-

glia, fequcfti alla loro villa sfuggi?

rono . Sono nelle parti laterali della

mede-
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medefima , la quale è fatta a triango^

lo > e in ogni facciata di quello v-

c un foro ovale, per cui fcappa il vc-

knofo liquore . Apporta le ragioni

,

per k quali la natura non l’ha fatto

krato nella fomma fommità. Li vide

dodici anni fono in Reggio , e feco li

vide il Padre Cafati Monaco Caffine-p.i^;’.

fe j foggetto digniflìmo e di fede,c di

ftima . i

, Afferma , che gli ha trovati anche

jicll’acuko , o pungiglione degli feor-

pioni d’Egitto , anzi ne* noftri affai
'

minori di mole d’Italia , benché da_jP-*7*.

quelli , anche nelle maggiori vampe
della nollra Hate, efea un liquore

quafi innocente , il che non fuccede

a que’ferocilfimi di Tunifi di Barberla,

avendolo provato letali (lìmo prima il

Sig. Redi , e dipoi il Sig. Vallifnie-

ri

.

'
,

I?. !

i Fìta, e còflumi d’una rara locufla

finora non ben'ojfervata da naturali

Scrittori. Son veramente degnedellap.
curiofità de’ktterati la vita, e le qua- |
lità di quella bizzarra loculla, ch’egli

chiama I{a^nolocu(ìa
, l’Aldrovando

Locuflain/okntis figura, il Moufeto
• I 4 Man-
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ìiUntss > gli Spagnuoli Saltamonte , é

il Sig. Ceftoni Grillo Centauro . Le ha
porto quel primo nome il Sig. Vallif-

nieri
,
poiché ha pffervato partecipare

la fterta di ragno, e di locufta jcffen-

do carnivora , mangiando mofche,ed
altri infetti , non erbe , e fabbrican-

docoll’anoil nido , dentro il quale

colloca le fue uova con arte maravi-
p.iSo.gliofa

, Defcrive varie maniere di

quefte , che fi trovano folo fu monti

,

o colline , o in luoghi afciutti, ponen-

do lartruttura del mafchio , e della

femmina, ed offervando un’errore

fcorfo nell’Aldrovando , nel Gion-

rtone , e in altri Scrittori di fimil ma-
teria , i quali v'eggendoli alquanto di-

-verfi di ftruttura
,

gli hanno colloca-

ti in diverfe claflì
, facendoli di due

•fpecie. Avvifa ,
con qual-, velocità fi

lanciano alla preda, e come non la

perdonano alla loro medefima fpe-

cie , e poi fi levano in piedi , e così

fitti ritti fe la trangugiano . Vivono

infino dieci anni-, e porta le loro prn-

p,i8i.prictà . Defcrive finalmente, come la

femmina in una fola notte fabbrica il

<fuo nido ovato di groffczza di unì.-

p.iSi.fioce incirca, fecondo la fua età , d’

una
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ima denla matferia foda ,
cartilagi-

nofa , ma leggiera , dtftribuito in

trecento cellette incirca , in eiafeuna

delle quali fta collocato un fol’tiovo .

Pone il tempo del loro lavoro , c del-

la loro nafeita; e la figura si del nido,

come della lùcufta. l Turchi credon»
quello infetto religiofo

,
perche pen-^

fano, che trovato filila ftrada , e in-

terrogato , dove fia la loro Mecca , s’

alza in piedi, e con unbraccio eftcfop. i82i

l’addita . Una fimilcofa narra il Ron-
delezio nel libro de’ Pefei, tcmàiVi-

m , fcrivendo , een/etur beftiola , ut

putro intenoganti de vìa , altero pedi

ere£io re£Ìam monjiret , atque raro'y vel

nunquamfalUt •. il che viene fpiegatO'

co’ moti naturali delSig. Vallifaieri,

il qual la Itkna una favola . -
' f

§. 14.

Segue una Lettera del nofìro Auto-
fd in difefa di Tito ì/t/o calunnia-p. i8

y,

toatorto dal Lancellqtti,che pofenel
numero de Fav/allonila; memoria, che '

quegli arreca ejjère qualche volta pio-
vuti fajjì . Di ciò fupregato da un ftio

amico, per difendere un sì grand’uoi
mo, e in fatti lo ferve con tutta for-<

4a, ed erudizione . Lo provi con al-

1 4 tri ì
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p- *?7-tri ca(ì confimili, -fpiegandofiperòj,

ch’egli non crede
, che fi generino

nelTaria, ma che fieno rapiti , e traf-

portati da venti . Unodi qnefti dice

di avere nel fuo Miiféo , che fu tro-

p»i88. vaco dentro un formidabile grano di

tempefta » di cui apporta l’autentica

del Notajo giurata , e legalizzata

.

p. iS^.Cosìdice poterli dire del ferro , lana *

mattoni > e fimili veduti cadere dal

p.igoCielo i perchè trafportati da venti»

ma non trova già la ragione » come
fangue , e latte poflano, elferc in mol-t

ta copia qualche volta piovuti , camc
riferifcono le Storie » onde ciò fpiega

p. i^r.colla miftura di certi fali afcefi in

aria » che colà rimefcolati abbiano

tinta l’acqua cadente o iti bianco , O
in roflo > rall'omiglianda quella al

ktte , equeftaalfangue, e lo prova

apportandone varie fpericnze » Con
quefta acca fionc ricorda » come nell’’

p- ’jwanno tóSo. cadde in Venezia > e nel-'

le Ifole circonvicine una certa terra »

ocenere ralligna » la quale ingojata,

negligentemente, con crbeortenfi,ca'

gionò ad altri vomito » ad altri diar-

rèa , o doloridi ventre , del che tuc-

to apparta le ragioni natura! ifiinve ^.;

. ,
cfen'
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e fenfate > onde conchiude in favortì:

di Lipfio
,
potere anche edere caduti p-is>4-

fa (fi dal Cielo , nella maniera però ' ^

fpiegata da lui .

if.

1^ta:(ione mAndaia, al Si^- Bernar-

dino Zendrmi

.

Riefce in quefto luogo p.»??*

alquanto imperfetto il Libro
,
peroc-

ché non (ì fa a che fine fia fatta quefta,

T^ota^^ione

,

benché dal leggerla poi-

fi comprenda -, ma farebbe flato bene

il porre avanti la notizia di quello ,

fopra cui è fatta la medefima . Spiega

in quefla un paflb citato dal Sig.Carli,’

dove dice : fi legge , thè nelle vicinan-

7̂ : di Modana fino due montagne- intere

furonolevate in aria

,

e fa vedere par-

lare di ciò , cheferifTe Plinio lib- 'i.i.

hi/ì.nae. cap. 8 j.dove difle: ¥aUum ej^

ingens ponentum Lucio MartÌQ,ac Sex!-

to Tullio Cofs. in agro Mutinenfmam^
queMontes duo inttr Je concurrcrunn

irepitu maxima adfultantes , veceden^

tefque inter eos fiamma , fumoque in

Ccelim exeunte , interdià fpeUante è
yiaJEmiHa magna. Equitum [{ornano^

rum , familiarumque > ^ viatarunt

multitudine . Eoconcurfu villee omnesi

elij4 , animaliaque permulta , qua im
"• • l d tre
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ter ipfosfuerant , exanintAta funi

.

Di^
ce il Sig. Vallifnicri parlare Plinio d’

p. ip6.un certo piccolo
, come Vulcaniih det-

to volgarmente Sdfa , eh? anche al di

d’oggi è fopra S.aJJolo , efhe continua-

mente bolle, e gorgoglia
, e manda

filmo , e quando vuole intorbidarli ’i

tempo , ftrepita naturalmente , e ro*

morcgg.ia in maniera , che fi fente

molte miglia lontano , vomitandqi

qualche voltacfaflì, eloto , e fiam-

me , e fumo in tanta copia , che pa-

re, che in quelle parti il mondo pre-

cipiti , perciò non efiere portento ciò,

che narra Plinio , ma co fa naturale, ©

ordinaria . Ne è già vero , che s’alzi-

no monti ,eche urtino infieme .Que’

globi immenfi di fumo rimefcolati

con fallì,, e loto uniti aqueirorribil©

Hrepito rafifembrano da lontano mon-
ti fopra monti,o cozzanti infieme, co-

me parvero agli fpettatori, riferiti da

PJinio.,. che gli olTervavano dalla via,

Emilia , ch’è alcune miglia, lontana ^

11 monte ,, dov’è la detta Sjilfx , è il

famofo Monte Zibio , che produce P
0//o di Safjò , o Tetroleo > che farà

quello, che alle volte s’accende , e

produce quello ftrepitofo fenomeno >

. a.YYÌ-
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avvifandoci rAutore ,
che quando fu

a vificarlo, que’ paefanigli racconta-

tono, che quando fcgiiono limili ia-*

cendj, tutte le fontane circoavicine ,

e che fono feavate appunto a pièdel

monte ,
ceflàno per molto tempo d>i

gittarolio , dal che li vede con evi-

denza elTere quefto Taiitorc de’ men,-

tovati incendi'

.

Av vifa
, che di quella ^4^4 alcuni

Scrittori ne hanno fatta particolar de-

fcrizione > fra’ quali Antonio Fratoni

acar.13. nel fuo Trattato De Ther~p.i(}/,

marum MonrisGìbìì natura, ufu, atque

pr^ejìantia , ec. (a) e ’l Sig. Ramazzi-
bì ac. i.a.inuna Lettera aggiunta al

Trattato di Frane.feo ,/frioflo De Oleo

Montis Zibini feuVetroleo ^4gri -Muti'

nenfìs,ec. {b) Anch’eflb fa pofeia la

deferizione d un’altra Salfa, nonpuntp. ipg.

to diliìmile dalla menzionata , la

quale finora è Hata incognita > cinque
miglia fopra. Scandiano

, a piedi del

monte della qiiale , che li chiama-.

QuerT^ola
. ,

ha pur ritrovato l’olio di

LalTo, j, benché finora da ninno feo-»

-pertOt.

§.

fa) Mutln& ,cx typ.Andr.Cafiàni,

fbl) M.mir,tL,typ.Ant.Capponi . 6513.
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Efiratto di Lettera, /opra l'Qvaja del-
p. zoi.^g Anguille , ec. Di ciò

, che lì con-

tiene in quefto Eftratto , ne abbiamo
difcorfo abbaftanza , dove parlammo
dell’ovaja, e deiruova fcopertedella

detta .

1 7-

Il rifcontro d’un'Efiratto d'O/Jcrvet-

Teloni Fifìco-Mediche f è indirizzato al

.Sig Muratori j amico parzialilfimò

dell’Autore. La prima Oflcrvazione

è intorno ad un'acqua limpida d'una

fontana i che fi trova su’ monti di Mo-
dana in una villa chiamata Vttriuola »

poco lontana dal torrente chiamato

Dragone . Ofiervò il Sig. Vallifnieri

nel viaggio , ch’e’ fece , fervir-

fene que’ paefani
,
per tignere in nero»

in color di tabacco, o berrettinoì,pan-

ni di lana , e di lino , fenza fpefa al-

cuna , c con provido configlio della

natura alla povertà degli abitatori,

p. ioóill curiofofi è » che le robe tinte in

quelTacque medicate dalla natura»

durano afiai più , che non tinte : cofa

tutta contraria a quelle , che faccia^

mo tignere in nero agli ordinar^ tin-

tori , rodendole infenfibilmentc. il

. , vitrh
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vitrivuolo ) e logorandole . Apporta

la ragione di tutto , del che difcorre-

rà più diffufamente nel ùio Piaggio

Montano j che ci promette di dar alla

luce , dove feoprirà molte bellidìme

produzioni naturali da lui trovate su’

monti diModana ,
finora occulte all*

erudita curiofità degli fperimentatori

.Filofofi.

2. Vie dell'aria nella feconda cor-

teccia dell'uova , che ’vefigono da' forip. io6 .

della prima > e paffano al tuorlo , e ci- i

natrice dell'uovo , Diciònon faremoP-^°7..

altra parola , perocché ne abbiamo
<lataefatta contezza nel fecondo To-P-^°®-

mo del noftro Giornale y (a), dov’c

Acfa la Lettera del Sig^ Bellini >.
co-

municataci cortefemente dall’Autore^

3. Crem di cavallo dentro m'uovo ^

In,quefta oflervazione fcuopre ringan-

nod’alcuni impoftori , che introdu-p. zog.,

cono per un piccolo fora fatto nella

buccia deiruovo. una , o più crene di

cavallo , e poi gli vendono per cofa

Baturalmente accaduta , oprodigiofa

agrincauti dilettanti di cofe maravi- -

gliofe.

4 . Vèrmi nati dentro un'uovo^ di lor
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ioU . Un dotciflìmo 'Cavaliere , il

•quale > benché qui non nominato

,

fappiarao di certo , che fu il Sig. Ge-
nerale Marfilli , valendo nel fuo il-

‘luftre Muféo mettere una curiofa fe-

rie, o raccaita dell’uova di tutti i vo-

’latili , n’ebbe anche di lodola , le qua-
li , fenza che fi vedefle nella loro cor-

teccia feflTura alcuna , inverminarono ,

onde 1 crefciuci vermi forando da fe

in varie parti ufcivano delle medefi-

iio.tue . Nacque fubito un’afpra còntefa

tra’ Filofofi , intorno alla nafcitaii

di ellì . Gli Arilìocelici accufava-

no la putredine V ed altri moderni ac»

cufavano uova di vermi ingoiati dalle

iodole , e portati dentroleloro uova,

che poi nacquero col benefizio del

tempo , c delia ftagione . .11 curiofo

Cavaliere veggendoii difeordi ricor-

fe , com’egli fcrilfe , al tribunale del

VaJlifnieri, accioccliè decidclfe la li-

te. Rifpofe quefti che ne gli uni,ne gli

altri aveano colpito nel fegno , ciTen-

do que’ vermi entrati dal di fuora_<

na.détro quelle uovàtdiche neavea moU
tiflìme fperienze

,
portandone qui pa-

récchie per confermazione del fuoiaf-

fuatO;. Eflerei fori, pe’ quali entra-

^tono
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fono invifibili , ma però , cheofler-

VafTero , che gli avrebbono ritrovati >

Così cercati, furono rinvenuti , e re-

ftò decifa la lite .

<). Datteri , come fi trovino dentro

irnarmi \ e ballari , oballani dentro

la creta dnriffima Jotto le. ac(ine dH
mare

.

Anche quella fu una ragione ,p. iv8.

o utì’olTerva'z.ione notata da un’Arifto-

telico , e fcficta contro del Sig. Val-

lifniéri , pretendendo con quella di

difendere anbora i nafclmenti fponta-

nei , non potendo capire , cóme cóla

dentro fiotclTero penetrare , e fog-

giornarvi fino al fine della loro vr-

ta . Spiega quelli il tutto felice-P-

mente , appprtando le fue oflerva-

cioni
, e confermandole coireflempio

<ìe’ ceffi i ode’ tarli , cheli trovariò

dentro Megni duriflimi, penetrati àH-

ch’elfidall’efterno, come ha mollra-
to in altro luogo. Pone i datteri, ed i

ballani fra gli animali ermafroditi,

che fenza ilconforzio del mafehio rd-

ftano fecondi , come fono le ollriché',

le brume delle navi , molti Zoofifi»

oViantanimali

,

e limili.

ó. Antipatia d' un genero/o Cava-
liere a’ pipiJìreUi . Q^nto fieno cu*

riofi
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certi effetti dipendenti da un»

^cagione non ancóra bene fpiegatajche
chiamano antipatia , Jo fa chiunque
non è affatto ftraniero nella filofoffi ,

Una di quefti è rapportato dal noftro
Autore, dal che deduce alcune fede
rifleflìoni per la Medicina pratica

,

7- Sputoìn ma Tleuritide vermine»
fct. Efyófta la ftoria, deduce , quanti

P- i'^^màli poflano tormentare i pazienti

,

originati da vermi incogniti al vulgo
de’ Medici , i quali fogliono Tempre
curare un male colle regole genera-
ci > non oflervando , da quante car

gioni diverfe poflTa fovente dipendere.

i8.

. Al fuddetto Sig.Zewdr/»/ leggefi inr

.dirizzata VoJJerva^one intorno alle_^

JBrume delle i^avi j la quale è degna.»

di una particolare notizia , sì perclrè

Tappiamo di certo, che.molti hanno

cercato , ma non hanno potuto Tco-

prire , quanto colla Tua diligenza il

noftro Autore Topra di quefto ha TcOf

perto ; sì perchè Tperiamo , che ciò

fìa per„riufcire di molto gradimento

alle Accademie ftranicre , e particor

larmente alla Reale di Londra , di cui

anch’egli è degniflìmo Membro, > I4

.1 " quale
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qìialc appunto ha moftratodefidcrio

,

che fi faccia qualche ftudio particola-

re fopra un’ infetto , che benché pic-

colo , e debole , è però il flagello, an-

zi il terror delle navi , e de’ vafcelli

più armati.

Dice edere la BrHmà ( così féguita

nella menzionata Raccolta
)
una raz-

za di tarli, o vermi di mare, che an-

nida in tutte quelle tavole delle navi,p

che Hanno Tempre fott’acqua , le più

vicine al livello della medefima , e

colà Hanno rinchiufe , ciafeuna da per

fe, in un proprio tubo , o cannello di

materia teHacea di figura di cono , da

ambedue reHremità aperto ,c lungo i,

quanto le brume Hefle , delle quali

fecondo l’età , ve ne fono di grandez-

ze diverfe ,
ma le maggiori

j
che s’

imbattè a vedere co’ fuoi amici i Sigg.

CeHoni
, e Marcellini , non paflava-

nola lunghezza di un mezzo braccio

Fiorentino, ed erano grofle incirca 4

quanto il dito minor della mano , 11

predetto tubo , o cannello contenente
la bruma c bianco,e nelle brume mag-
giori, edin quelle di mezzana gran-
dezza è di pareti forti , e grofle, ma
nelle minori queHi tubi fono molto

1

.1X0.
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fragili, e gentili, e fi vede, chefo-
no fatti di varj fuoli , o falde, cornei
giifc) delle oftriche , e di altre con-
chiglie marine . Efternamente però
apparifcono compofti in foggia di

tanti anelli, i quali principiando dall’

p. zai.eftremicà anteriore, cioè dalla bafc

del cono , fi fcorgono molto radi , ma
avvicinandoli verfo l’altra eftremità

più fottile , fi oflervano molto fpeflì;

ed in quella parte appunto , dove i

principali anelli cominciano ad appa-

rire cosi folti , corrifpondono loro

internamente attaccate al medefimo
cannello altrettantelamelle duriflìme

della ftefla materia teftacea , le quali

foprapponendofi Tuna all’altra guer-

nifconoaU’intorno tutta quella eftre-

mità del tubo, il quale , fe bene in

tutto il reftante della fua concavità

raflembri alquanto ineguale , con_»

tutto ciò la fua fuperficie interna è li-

fcia, e non ifcabrofa , comcl’efter-

na. Ineflbtubo, o cannella non ha

ia bruma internamente alcuna attac-

catura , o cònnefllone ,
ma vi fìa to-

talmente libera , e fcioltà , eccètto

che in quella parte , dov’è l’eftremi-

là pofteriore della bruma , mirali cir»
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condata da un certo cordone tutto

quanto. compofto di, fibre nervofc, e

dal medefimo fene partpno alcune,per

mezzo le quali vedefi ftrettamente le--

gataad alcune lamelle dello fteflfo tu--

bo , la cui intera figura fi vegga Fìg.4,

nella feguente

.

Cavataftiora la bruma dalfuocan-,

nello. , apparifce della figura perap-

punto difegnata nella Tav.fig. i. nel-»

la cui eftremità anteriore fcorgonfi

due offa feraicircolari, da una .parte

concave , e dall’altra conveffe , aven-

ti alcune appendici irregolarijin mez-
zo de’quali offi fta fituata la tefta. Dal-»

l’altra eftremità oppofta miranfi due
pinne offce impiantate nell.’accqnnato

cordone
, compofto di fibre ncrvofe

,

nel mezzo delle quali pinne fono fi-»

tuate due lunghe, e ritondeappendi-
ci carnofe internamente fcanellate,

ciafcuna delle quali ha la fua propria
apertura in punta . Fig. i

.

Tolti via i due offi della tefta , e le

fuddettc due pinne , non ha in fe la

bruma altri offi, nefpina, ne catti-

^

Jagini , ma tanto le brume più picco-
le , quanto le più grandi fono tutte d’
lina foftanza mucofa limile a quella

del-'
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delle ofìriche , del tnedefima colore,
efapore, ma però più gentile, ed’
una mollezza, c fragilità così gran-

de , die per poco , che fi maneggi-
no, con grandiffima facilità fi disfan-

no. Afferma il Sig.Vallifnieri, ch’c

cofa veramente di ftupore , che un’

animaluccio cosi flaccido , e molle
abbia poi tanta forza da rodere , e fo-

rare fott’acqua così fterminatamente

le navi anche più forti , e di legno più

duro, con mina, c danno si grande*

e irreparabile delle medefime.

Tutto quello gran danno, dice, che

deriva dagli accennati due osfi conca-

vi, e lunati, co’quali ha il capo ar-

mato, chea fuo piacere ftrignendo-

li , roficano , e bucano indefeflamen-

te il legno. Non fi llringono però

quelli tanto, che nel mezzo uno.fi

fovrapponga, o fi combaci colTaltro,
'

ma folamente nc’lati . Non fono fitti

dentro la bocca della medefima , tal-

ché pofiano chiamarli i denti , e ne

menone’margini , o nelle labbra del-

la ftelfa •, maofservòil Sig.Vallifnie-

ri , che con maniera infolita fono fat-

to
,
e fopra con tal*ellenfione,checuo-

pronola maggior parte del capo , e

ciò
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ciò ferve loro, non folamente per ro-

dere , ma anche , come di feudo, per

difendere la tenerezza del loro capo

nell’infinuarfi nel legno . Sono quefti

offi roditori appefi a certi tendini mu-
fculofi fopra del capo, c fotto la go-

la ,
mediante i quali s’aprono , c fi

rinferrano

.

La via
, che fanno,è tortuofa, e per

lo lungo della tavola, c trovando del-

le compagne, una fi fcanfa dall’altra

j

c vanno avanti . Si nutrifeono della

foftanza della tavola,perocché il loro

ventricolo fi trova fempre pieno delle

rofure della medefima . 11 loro cfofa-

go è breve , lo ftomaco bislungo , ed
indi feguono grinteftini ,cheufcen-

dodel ventricello fanno varj raggiri

,

dopoi quali tornanoad innalzarli, efi

raggirano dietro la collottola
,
pofeia

nuovamente con tratto diftefo vanno
lungo il dorfo a fcaricarfi nell’ano

fuor della tavola.

La loro coda è confiderabile , clTen-

do armata di due lamine, come s’è

detto, di figura, come d’una foglia,

alquanto concave verfo la parte inter-

na
. Quelle fervono per farle Ilare ap-

piccate a quel loro tubo teftaceo , che
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mette foce airinfiiora nell’ultima , ed
efterna fuperfìcie della tavola . Servo-

no anche quelle due lamine
,
per chiu-

dere, ed aprire a loro piacimento la

via agli efcrementi , ch’efcono, e all’

acquafalfa, che per un contiguo, e

particolàre canale entra dentro il cor-,

po della bruma , dove fi veggono di-

ftintiffimi quelli due canali . Quell’

acqua dunque entra per un canale dH
ritto anch’efso lungo il dorfo , che.

arriva fino al capo , indiun pocolii

noli piega., e fi fcarica nella bocca ,

della quale efce l’acqua
,
per umettare

il legno, e per facilitare la rofura -, ed

in fatti nel cavo rofo avanti la bocca

diceil Vallifnieri, cheli trova fem-

pre acqu^ marina , che ferve anche di

veicolo all’ingojamento delle rofure

fminuzzate del legno

.

Hanno il loro cuore , il quale è fot-

toil ventricello di figura ritondaftra,

bislungo , in forma quali di due co-

4.1onnette, che ad occhi veggenti fidi-

lata ,
cfiftrigne, e caccia fuora per

le fue arterie un fangue diafapo ,
e

trafparentc , che circola per tutto il

corpo perii necefiarj bifogni, e per

le vene ritorna al cuore

.
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QHcfti anitnalucci fono pofti dal

noftro Autore nel numero di quegli >

che generano fenza il conforzio del

mafchio , o come gli chiamano , er-

mafroditi . Hanno pofta la loro ova-

ja rottolo ftomaco bislunga , la quale

pel fuo ovidutto , o tuba fcaricano nel

fine dell’inteftino , d’indi fuora nel

mare. Le uova fono tonde , diafane

anch’efle> accompagnate, e circon-

date da un poco di mucellaggine vif-

cofctta, le quali galleggiano, e ven-

gono poi gittate, dall’onda del mare_»

apprcflfo ie tavole , alle quali col loro

vifco s’attaccano , enafcono i e le na-

te piccoliflìme brume fi rivolgono po-

co dopo verfo la tavola , e prefo fia-

to, incominciano a trapanarla , ed a

fere il medefimo lavoro delle deferir-?

te loro madri.
L’cfcremento c di colore ofeuro ,

onde compreflì gl’inteftini verfo la_.

collottola , e feguitando dolcemente
col dito airingiìi , fi caccia fuora del
corpo, dove alcontrariocomprcflbil
canale dall’acqua fa un moto contra-
rio , e fi caccia fuora per bocca , come
s’c detto.

Non ne ha offervatejche di due fpe-

Tmg F. K eie.
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eie , una più grande , c grofla un po-
co piu del dito minimo , oauricula-i

re, efono quelle delle navi deirOcea-
no, o che vengono dalle Indie i l’al-

tra è la deferitta
.
Qt^lle dell’Oceano

non hanno altra notabile differenza-.,

che le palette , o lamine della coda

,

elTendo di figura > come di penna.. ,

p.iiy.come nella
fig. z. cioè hanno un tron-

co offeo nel mezzo , che gitta , come
certi rami al l’infuora , che fortifica-

no, e afibdano tutta la lamina .

Infegrta pofeia il rimedio molto
naturale , e pròprio , per flifendere

le navi da erte , acciocché più non.»

le rodano , non le trivellino , e per

fervirci d'un termine marinarefco

tolto dal Redi , non le verrinino tut-

te quante con mina irreparabile del-

le medefime . Premette il modo , che

alcuni praticano , cioè di foderarle di

piombo, o rifoderarle d’un’altra ta-

vola , fra la quale, e la nave empio-

no di pelo da balli , ma egli dà un ri-

cordo afiai più facile, cche diligentc-

mentccfeguito ,
puòfenza fallo pre-

p. ti^-fcrvarlc , Cioè avvifa , che le uova.»

delle brume fono folamente ne* por-

ti , o vicine ad eili , non in altoma-
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re, e chequefte di groflezza d’un_.

grano di miglio in circa galleggiano

fopra l’acqua , accompagnate , come
s'è detto , da un vifco , che le appic-

ca alle tavole, allettavi, o a’ vicini

legni , ma fempre a fior d’acqua , do-

ve nafcono , e le nate brume poi fer-

ponofovente un poco per lo legno, o
per la tavola fempre fott’acqua , e la

rodono , e la penetrano , dove loro

par più a propofito. Bifogna dunque ,

che il diligente capitanodella nave,
oil padrone della barca , quandoco-
manda a marina) , che cavino la nave
fopr’acqua

, acciocché non patifca_»

dal Sole , ordini ancóra , che fpazzi-

no con diligenza d’intorno a fior d*

acqua
,
per iftaccare le uova attacca-

te , e ciò faccia almeno ogni otto gior-

ni, imperocché in quefto tempo , o
non pofTono effer nate , o nate non
pofionoeffer penetrate tanto , che-,
non fi guadino, eflTendotenerilIìme

.

Se ciò non fanno
, alzandoli la nave.*

dallo fcaricarfi ogni giorno , nuove
uova s’appiccan» più a baffo , e così di
nuovo alzandoli altre feguono , di
maniera ,che quantunque non difccn-

defferofotto la nave , epenetraffero

K 2. fola-
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(o^amcnte , dove nafcono , infette-

rebbonogran parte di quella . Se non
le fpazzano , e fe non detergono con
diligenzaquell’acqua, colla quale-,

bagnano la nave cfteriormente di

4}uandoin quando , ciò giova alle-*

fuperiori> chealzandolì dallo feari-

carfi la nave , vengono a reftare fo-

pr’acqua
,
perocché in paflando > o

colandovi fopra,fe raflforbifcono,e ne

han nutrimento
.
Qt^fto dunque è il

i? iZ7.modo più facile,cpiù ficuro,ch’e’ fug-

gerifee per confervare le navi , o altri

legni dimare* avvifando pure , che
debbono fervirfi i marina] , o i ragaz-

zi deftinati a queft’ufo, di feope for-

ti , e fregar bene ,
che infallibilmen-

te a manterranno . Così oflerva j che

Ifc carni , e i pefei fi difendono ficu-

ramente da vermi, fe fi nettano dal-

le uova depofitatevi dalle mofche , e

cosi le cofe aride, i panni, efimilifi

mantengono colla ftefla diligenza da

«tarli
,
guardandoli fpeflb , e perco-

fendoli, e nettandoli, provandolo pu-

re con altri efempli

.

Ci aggiugne , che , fe fi trattaflc di

piccoli legni , mcfcolando la pece, o

legiateije, colle quali gli fpalmano,

ogl’
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o grincroftaxio , con mercurio dolce ,

o arfenico , o olio di faffb , o Umili

,

potrebbono forfè anche difenderli

fenza la menzionata fatica , ma trat-

tandoli di vafcclli , galèe , e vafte

navi, non trova miglior partito, eh*
lacccnnato , giacche abbondano di

gente pagata , o fchiava , c deftinata

a tutti i fervizj . Ed ecco per maggior
chiarezza del tutto la £gura delle

brume, del loro tubo, c delle lami-

jie della coda di quelle dell’Oceano

.

tfpìicti^ione delie Figure i TAV:.

fjy. I. A^ Tubo
,
o cannello , dentro

il quale fta la bruma

.

B. Apertura , dove tiene la tefta la_.

bruma

.

C. Eflremità forata del tubo

.

F/.a.Bruma cavata fuora dal Aio tubo..
DD. Odo fuperiorc, e inferiore

, che
cuopre la bruma

.

GG. Corpo della bruma.
EE. Pinne , o lamelle oflee nella 7

coda della bruma, che fervono per
applicarle al tubo , echiudere, c:

aprire a fuo piacimento la via agli
eferementi , o alPingreflò deli’
acqua

.

K 5 F,Co,
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Ft Coda dellabruma , o ultima eftrc-

mità forata
,
per la quale fi fcarica

degli efcrcmenti

,

FI, Tubo membranaceo* ch’entrain
corpo alla bruma , . c conduce l’ac-

,
qua falfa fino alla bocca

,

1. Cavità * entro la quale è la bocca

della bruma.
Jig;. ?.Pinne , o lamelle delle brume dell’

Oceano, minori peròdei naturale,

15».

Cavallette , a locufie , che mangiava
nel deferto S. Giovanni

.

Efìfendo fta-

g. fcritto da un Letterato d’Italia
(
4),

che non era probabile, che S. Giovati-

ni mangiaffe locufte ,cioè cavallette

,

ma certe radici dolci chiamate dal

Montagnana locufte , e dette volgar-

mente raperonzoli , il $ig. Vallifnie.

ri volle chiarirli di quefto fatto, fcri-

p.^lS'^ven^Qa^ Sig. Ceftoni , che con una

Lettera » che qui fi trova diftcfa ,
1’

avvifa , che veramfente mangiava ve-

re locufte , come dottamente prova

in varie maniere , c come anche al

prefente gli Ebrei di Tripoli di Bar-

beria ne mangiano , le condifcono , e

«e mandano, anche ad altri Ebrei,

dqlle

(a) QalUi Min.To.e^ar.e.
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delle quali ne mandà una fcattola all*

Autore» come abbiamo intefo , e crtia

fcritto non cflere delle noftreccrtnuni, ;

ed avere un fapore, come di gambero.

2Q.

Indufiria, d'mcMabrone ntfQr-phlx- •*

ceo lucente nelfare il fuonido, edepo-f.iìo;

fitarvi le uova col cibo » per ti venturi

figliuoli. Sempre più fi vanno feopren-

do le maravigliofe maniere , colle

quali gl’infetti fabbricano! loro nidi»

depofitanoJe uova , e provedono per

li venturi figliuoli , nelle quali

perteilnoftro Autore ha una

parte » c in confeguertza una gran lo-

de. Anchequefta èdegna dello fgii5r-p.i54.

do ,e delle più foderifleflìoni de’ let-

terati di quello oculatiflimofecolp. E*

ornata delle fuefigure, efeguelade-p.ijf;

fcrizione del calabrone gialloordina-

rio non ancóra ben fatta , e quella di

certe botte piccole acquajuole , <?he fi p.13*.

trovano nelle acque ftagnanti verfoi

luoghi marittimi

.

§, 11 ,

Seguono alcufie ofjerva^mi dell'

^Autore particolari intorno le vie dell’

p

aria ntll'uovo feoperte dal Bellini,<i^\-

le quali , come abbiamo detto
,
già fa-

K 4 ccm-
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èeinmo menzione nel fecondo Gior-
nale, che meritano veramente tutta

iP- H*4’actenzione , perchè avendo aperte
molte Uova di varj volatili, in tutte

p. i^z.le ha offervate , ma con moltiffime
*43-notabiIi differenze , degne d’efler

'qktte.
Hanno pofto dopo quefte l’E-

ftratto, o pure la notizia d’un libro

De Terra 7{uceriana del Sig. Luigi dal-

la Fabra,ma ciò per errore dello ftam*
patere , effendo folamcnte indirittò

al Signor Vallifnieri, manondalui
l&itto,

! f $. li;

VicneconchiufalaRaccolta da un
Viaggio perli monti di Modànafatto dal
Sig. Vallifnieri , nel quale dà molte no-

Fifubej e Iftorìchenon ancorpub-

'une
^ '

• Qucfto è in latino , tradotto”
‘ dal Sig. L. V* S. , c indiritto al Padre

D. Mauro de’ Conti di Vallifnicra

,

della Congregazione Caffinefe Mona-
co , e Decano degniflìmo . Quefto

viaggio è tutto feminato di profonda

erudizione fpettante sì all’iftoria na-

turale , sì all’iftoria degli uomini

,

fpiegando nella primajquanto di raro

ha offervatoin que’ monti, in rigqar-

i do al-
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do alle acque termali , miniere , pie-

tre figurate , erbe , e fimili , e nella

feconda dando molti reconditi lumi

dell’origine de’ cafteMi ,
delle terre ,

e degli uomini illuftri della provincia

delia Garfàgnana , de’ loro coftumi

,

e d’altre proprietà del paefe , di cui

finora o nnUa,o così poco è flato fcrit-

to , che appena fe ne fa il nome 5 la-

onde fi rende molto benemerito in

più maniere della letteraria Repub-
blica .

ARTICOLO XI.

Le Glorie immortali della Sacra i ed lU
luSirijJìma B^i^ne di Santo Stefa-

no tanto nelle ^rmi , quanto nelle

Lettere , date alla luce dal Conte Al-
DiGHiERo Fontana , Tarmigiano

>

Canonico della Cattedrale in Patria .

Dedicate all’ llluflrifs. Sig. Giovan-
ni Batifia ^ndriani f Cavaliere ben
degno di tale nobilijjimo Ordine . in
Milano i perii fratelli Sirtori flam-
patori ^rcivefcovali 1706. in 4.
pagg. 116, fenza le prefazioni ,0
gl’indici , ornato di moke figure
in rame

K S I. Sia
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l. QIN l’anno,17Q1. il Fon-^

tana , della Compagnia di Ge-
sù , pubblicò in Firenze dalle ftampe
di. Piermattia Miccioni , e di Mi-
chele Neftenus » in foglio , un’Ope^
j;a intitolata : l Tre^ della Tofcana
Tieli’jmprefe più; Jegmlate de Cavalieri

di Santo Stefano ; e la dedicò al Gran-
Duca regnante Cofimo III. feftoGra-

Maeftro dell’Ordine. Q^fta prima
edizione è nobilitata da molte figure*

le quali rapprefentano le vittorie * e
le conquifte più notabili della medefi-

ma Religione . Ora quefì; Opera per

giufti>^ < degni motivi è fiata rifiam-

pata > e data in luce dal Signor Conte
Alefiandro Fontana , al quale il Padre
Fnlviofuo zio concedette di porvi in

fronte il fuo. nome » di purgarlo da
alcuni errori >,e di aggiugnervi ilCa-

talogpdique’ Cavalieri* cheli fono

nelle lettere fegnalati ,,
faftitucndo

alle figiiredeiriroprefe della Religio-

ne quelle de ifeiGran-Du.cht3 che fo-

no. fiati i Gran-Maefiri dell’órdine > e

confacraado, la prefente edizione al

Si g. Giambatifia Andriani>Ca.Yaliere*

fhe ha faputo, illuftrar la fua Religio-

ne non folo conia Ipada * ma anche

con
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con la penna , avendo compofto mol-

te Opere
,
parte date in luce , e parte

da darfi j come dalla Lettera a lai in-

dirizzata ricavali , alla quale altresì

rimettiamo il lettore per quello che

Lpetta agli uomini illuftri di fui. fa-

miglia .

II. Incomincia l’Opera da una bre-

ve notizia della città di Fifa , Sede p.

della Religione di Santo Stefano •> c

•vi li parla della fua fondazione , attri-

buita aPelopeRe della Grecia ^4Z. •

anni prima della nafcita del Redcn-
tore^ fecondo il feftimdnfo di Paolo

Diacono , e le mertlorie autentiche di

.quella cittàn'ntornoalla quaropinione

ci rimettiamo al giudizio de’più veE-

Siti ..Defcrive pofcialefuc antichejC

moderne magoificen2c,e,la grandez- :

ia di ciTa , quando era Repubblica , l]a

quale giunfea mettere in mare fino a
cento galèe . Dice, ch’ella.è ftata ma-
dre di Sommi Pontefici , come di Eu-
genio III. e ch’è ftata anche loro ali lo

con molto più di fua gloria , Palfa a

Jbt menzione delle fabbriche cpfpi-
-cuc > le quali Padórnarto , lavorate in
gran parte co’ martni tolti àlla (^re-

eia, eaH’Egittp, a,fo(ÌQ,di.fegna!ate

; > K 6 vitto-



liS Gìotii;. De’Letterat»
vittorie; emoftrainfine , che ciò v

che di prefente la rende ragguarde-

vole > oltre alla vaghezza del fito, al-

la vicinanza del mare , eall’effere ba-

gnata per mezzo dall’ Arno , è il Cl©-
^o, ilMagiftrato, e lo Studio , nel

quale veramente fono ftati in ogni

tempo, ficcome vi fono prefentemen-

te , uomini in ogni facuhà , e fcien-

za celebrati (lìmi i

Dopo la defcrizione di Pifò , come
|^4> madre della facra Milizia di Santo

Stefano , ci vien data pure in fticcin-

to quella della città di Livorno,eome
teatrb*della medcfima, mentre nel

fuo Porto prendono rimbarco i Ca^
valieri dell'Ordine > ogni molfa de’

quali è un corfodi vittoria in vittoria;

¥• J- Succede la ferie de’ Gran-Maeftri del-

'l’Ordine, J quali, cominciando dal

Gràn-DucaCofimoI.che ne fu il fon-

datore , fono ftati eontimiamente i

Gran-Dachidi Tofcana, poncndovifi

il tempo , in cui ognuno di loro ne

|)rele l’abito . Così Cofmo I. lo veftì

nel Duomo di Fifa li i Marzo i r.

fper mano di Monfig. Giorgio Corna-

ro, Vefcovo di Trivigi , e Nunzio

Pontificio in Tofcana-, e,morili ii.
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Aprile 1 ^74. Francefco I. prefe Tabito

nel Duomo di Firenze H 50. Maggio
I J74.per naanodi Monfig. Carlo Gri-

maldi , Vefcovo di Albenga , e Nun-
zio Apoftolicoj e venne a morte H i p.

Ottobre 1^87. Ferdinando l. velli i’

abito nella Chiefa Conventuale di

Santo Stefano in Fifa li 2.6. Dicembre

1 589. per mano del Nunzio Monfig.

Gio: Francefco Canobio , Vefeovo di

Forli j e pafsò di quella vita li 7.Fel>-

brajo léop. fe novelli nel

Duomo di Firenze li i p^Febbra jo fud-

detto per mano di . Monfig. Nunzio
Antonio Grimani , Vefcovo di Tor-

. fello (non di Vercelli > come qui dice i’

Autore, e mancò li iS-Febbrafa 1 6 z i.

Ferdinando II- prefe l’abito nel Duo-
mo di Firenze li ly; Marzo dell’anno

•fle/Fo per mano del Cardinale Federi^

go Borromeo y Areiyefcovo di Mila-

noiefinidi vivere li 24.Magg'io 1670.
E finalmente Co/imo III. alTtinfe l’abi-

to nello ftelTo Duomo li ^.Luglio del-

l’anno medefimo' per mano del Cardi
Gregorio Barbarigo;c in oggi co fora-

ma fua gloria e’ tuttavia vi prefiedc-

Due furono' i motivi , per li quali

la gran mente di Cofimo l. coBcepì la p.

cobi'
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nobile idea di fondare la Religione di

Santo Stefano , Il primo , dice l’Au-

tore, fu di riconofcimento all’Altif-

lìmo
,
per la vittoria riportata a Mar-

xiano li z, di Agofto dell’anno 1yf4.il
qual giorno eflendo dedicato a Santo

Stefano Papa , e Martire , e’ volle ,

che col nome di qiiefto Santo foflTe»»

onorato il nuov’Ordine militare . L’

altro motivo fu la difefa de’fedefi,chc

di continuo erano condotti fchiavi: da*

legni degli Ottomani
,
cffendo ridot-

to il Mediterraneo ad effere quafictìè

impraticabile > per lo eftretno perico-

lo di dare nelle lor mani . Dal Ponte-

fice Pio IV. n’ebbe l’approvazione con
una Bolla Apoftolica

,
per cui fu afle-

gnata a’ Cavalieri laiprofelfionc della

Regola di San Benedetto . Fu ftabilita

per Infegna dell’Ordine la fanta Cro»

ce; Cofimo, etti fuoifuceefibri ne^*

vennero dichiarati Gran-Maeftri : re-

ttaronoefenrate le perfone de* Cava-

lieri da ogni giuridizione ecclefiafìi-

ca , e i beni appartenenti alla Reh'gi(>
^

ne dall’aggravio delle decime, edelle

contribuzioni; rimafero abilitati non

fola i maritati, ma ancorai bigami a

poter’ottenere penfioni fino a dugento

feudi
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feudi d’oro : la qual facoltà fu poi da*

Sommi Pontefici Siftp V. PioV. €_»

Paolo Y. ampliata fino alla fumma di

quattrocento , colla giunta dì molti

tefori fpirituali*

Dappoi pafla rAutorea deferivere

le obbligazioni de’ Cavalieri >,il loro

abito , e la diftinzione de’ gradi», la_j p. 8.

loro refidenza » e Chiefa Conventua-

le » la quale viene continuamente fcr^

vita in forma di Cattedrale, rifeden- i

davi molti Cavalieri Cappellani , a*

quali con altri religlofi , e. chetici

mantenuti a fpefe della Religione pre-

fiedecon titolo di Priore un Cavalie.-

redi Gran-Croce » al quale con Bolla

Pontificia di Pio IV* fu permeflb l’ufo

de’ Pontificali j elilS. Ottobre del

165)8. a lui furono confermati tutti !

privilegi dalla Santità d’Innocenzio.

XII. con facultà in oltre , che il Pela-

re de’ Cavalieri pofla celebrare folen-

nementein abita daVefeovo , e con.»

tutte l’altre prerogative » ed infegne

Pontificali » Qtnndiefpone lapróvà
dinpbiltàj, che fannoi Cavalieri il p.

governo , eie dignità fijpremc della

Religione », e’I modo, con cui fi tiene

il Gaipitolo Generale , al quale il fora

Graa-v
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Gran^Maeftro interviene con tuttti i

Cavalieri , che talvolta a fcendono al

numero di cinquecento . Finalmente
p. 16. efpone l’autorità del Gran-Maeftro,la

quale è ampliflìma
, non folamcntc

per la fua fovranità , ma anche per le

facultà aggiuntegli dalla Santità di

Pio IV.

Si avanza a defcrivcre il modo, con
cui in Fifa fu veftito del facro abito la

T- prima volta il Gran-Duca Cofimo 1 . il

quale , dopo qucfta veramente mae-
Itofa funzione, incominciò fubitoad

cfercitare la fua autorità con dar l’abi-

to di propria mano a molti Cavalieri,

per nobiltà, e per virtù fegnàlati, de’

quali ivi lì regiftrano i nomi / e come
due dovevano eflere i principali Mini-

Uri di quella facra Milizia , uno nello

fpirituale , e l’altro nel militare , elef-

fc in primo Priore della Chiefa Con-
ventuale de’CavalieriFrancefco Peri-

gnani , Canonico del Duomo di Fifa,

e iji primo Ammiraglio del mare il

Principe Giulio de’ Medici, figliuolo

del già Duca AlelTandro. Tutto quali

il rimanente dell'Opera s’impiega in

deferivere ordinatamente leimprefe

più fegnalate de’ fupremi Ammiraglj
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3ella Religione infino a Cammilló

Guidi , decimo ottavo Ammiraglio ,

aggiugnendovidi tempo in tempo le

notizie più Angolari fpettanti alle vi-

te de’ Gran-Maeftri dell’Ordine , cioè

a dire, de’Gran*Duchi della ‘Tofca-

na. Da quella lettura non fi può partir

veramente fenz’ammirare la prote-

zione divina verfo di quello facroOr-

dine militare , e lenza rellare edifica-

to l’animo di chi legge , della pietà «

del valore de’ nobililfimi Cavalieri,»

quali l’hanno in mille occafioni a co-

llo del proprio fangue , ed’immenli

pericoli foftenuto

,

III. Terminata quella parte dell’

Opera ,
la quale ci cfpone le imprefe P-'

di guerra della Religione fuddetta ,il

Sighòr Conte Aleflandro ha aggiun-

to a quella edizione un Catalogo
alfabetico de* Cavalieri letterati ,

itia affai fuccinto , dove per verità fon

notate molte perfone illullri in ogni

genere di feienze . Confeffa effcrgli

{lato fomminillrato quello Catalo-

go dal Signor Cavalier TrofpeYO

MandoftOt Gentiluomo Romano , e

Cavaliere del medefimo Ordine , il

quale fi riferva a parlarne più dillefa-

mence
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ifnente nella imBibliotecA EquefirCy la

cui pubblicazione è defiderata dal

mondo erudito. * E ben noifappia-

mo> quanto egli lìa verfato in fimil

forca di letteratura , avendone si chia-

ri atteftati si ne’ due tomi della fua

Biblioteca \omana , {a) come nel fuo

Teatrode* Medici Ventificj ì {b) e pe-

rò anche ci aflìcuriamo di veder nella

detta Biblioteca E^uejìre rammemora-
ti molciifimi letterati dell’Ordine di

SantoStefano , che mancano nel fud-

detto catalogo : fra’ quali ora ci fov-

yengono i tre feguenti j cioè il Bali

\Andrea doli > (c) Senatore Fiorenti-

no, e Segretario di State del Gran-

Duca Ferdinando Secondo •, Cefare

ClemeHtini) nobile Riminefe , Scrit-.

tore chiarilfimo dell’Iftoriadi Rimi-

ci, c della Gaia Malatefta/d) } c Fran-
cefco-Maria degli Patrizio Are-

tino , morto nel i7G7.dicuiabbiamo

alle ftampe il Ccnefi (e) efpofto in pro-

fa ,

* OSjSJERVJZIONE *

fa) / 168 2. 16p i. 4.

ihyRamA,i 696.mf ^

(c) Vedi le JSlotiZt.degli Xlom* 111. dell

TioYent.p.i77-
, , ,

Xd)P.le IIjn Rim.appreJfo II Simbenhi 6 17 .4.

In Fir.per]acopo(jHÌducci,i700.Z*
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fa, ed in verfoa fomiglianzafdel Dìo

del Lemenc , colla giunta d’alcuni So-

netti morali * .

Succede al catalogo de’ Cavalieri

letterati la defcrizione della Squadra p-uj

ideile loro galèe , la quale viene com-
porta d’un numero , ora maggiore,

oraminore, fecondo il bifogno , che

ve ne ha contro degl’infedeli, accom-

pagnata talvolta anche da vafcelli da
guerra , e da galeazze . Il loro gover-

no viene appoggiato a piu Cavalieri

,

capo de’ quaJi cJ’AmmiragliQ , che

qualche volta va anche fotta nomedi
Generale ; e dopo lui il più riguarde-

vole porto è quello del Governatore.

Ogni galèa è armata di iqo. foldati , f

quali hanno alia tcfta ao. Cavalieri ,e

altri nobili Venturieri . Portanfi mol-
ti efempli dell’agilità di quefte galèe.e

deireflfere Tempre ftate nelle congiun-
ture di maggior rilievo unite alle Po-
tenze Cattoliche i e in fine fi defcrivcp

l’accompagnamento magnifico , fatto

da erte , allorché fervirono la Regi-
na Maria , nipote del Gran-Dpea Fer-
dinando I. laqualpartava alle nozze
di Arrigo IV, Re di Francia, ru,.

. Dopo tutto fi aggiungono varjca-

< talo-
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taloghi, con ordine cronologico, del-
ie più fegnalate conquifte , epofcia i

nomi de’ Capitani , che le hanno ri-
portate : come pur quelli d’altri podi
cofpicui de’ Cavalieri medefimi , che
fanno tant’onore a fe fteflì , al loro
Ordine , alla loro patria , e inlìeme a
tutta la Chiefa

.

ARTICOLO Xll.

jDc Thalangìo ^Apulo Opujculum , in quo
pleraque hifiorice , pleraque Thilo-

fopbice de hoc Infe&o , eiufque miro
yeneno enarrantur , ac difcutiuntur >

^uthore D. Ludovico Valletta ,

Monaco Ccelejìino . 7{eapoli,cx Typo-
grapbia de Bonis, 1706. in 8. pagg.
i73.fenza la tavola de’ Capitoli, e
le prefazioni j colla figura della_.

Tarantola,

Egli è bene confideradile , c plau-

fibile jcome il buon gufto del fe-

eolo nel cercare le naturali cofe , non
ne’ libri degli uomini , ma in quello

della natura , fi vada propagando , ed

incomincjad entrare ne’ chioftri , do-

ve pareva , che la fola autorità de*

mag-
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fliàggiori aveflepefo , e le fole fotti-

gliezze dell’ingegno aveflero applau-

fo . II Padre Valletta ci dà ungiufto

motivo di giubilo nel prcfente libro >

non avendo perdonato ne a fatiche-. i

ne a diligenze ne’ campi fteflì
,
per af-

fìcurarii del vero , ne effendoii fida-

to , che della propria villa , non di

quella degli altri, perdefcrivere un’

efatta ftoria della Tarantola , e del

fuo veramente bizzarro > ma formi-

dabile veleno . Ci alficura nella fua_.

lettera al lettore , che ha veduto il

Trattato della tarantola del Baglivi

,

dappoiché egli avea già lavorato il

fuo , il quale non diede fuora prima-,

per cagioni ragionevoli
, finche paf-

iandod’una mano in un’altra de’ìuoi

amici, ftimolatofinalmente da’mede-

fimi , è flato sforzato di làfciarlo ve-

dere alla pubblica luce . Pretended’
avere fcritto con più efattezza , nonu*

accordandoli in alcune cofe, efinoin
quelle che appartengono all’ufo delle

parti, cioè della bocca , cheilBagli-

vi penfa nel capo , e delle forfici, che
penfa cateratte , ocanali del veleno,
intorno alla qual controverfia dire-

mo il penfievo d’un terzo , fenza pun-

i
copre»
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to pregiudicar&al rifpetto dovuto all*

uno,c all’altro degno Scrittore, quan^
do arriveremoa quel paffo

.

Premette una lunga , ed ingegno-

p. I. fa Prefazione , nella quale dimoftra
la dilHcultà drrìnvenire il pefo , e la

cagione delle naturali cofe
, còncut-

p.i. tochècen ogni diligenza fi cèrchinoj

ilche accade non folo nelle cofe maffi-

me, ma anche nelle minime, nelle-*

quali, come dice Santo Agoftino,non

è minore Iddio di quello , ch*è gran-

de nelle grandi , eflendo l’arte divi-

na in tante cofe diflìmili fempre a fe

fimile
,
poiché nel perfezionare il tut-

to nel fuo genere , ella è da per tutto

P'3- fempre perfetta. Di quiprendeocca-

fionedi caftigare l’umana fuperbia_.

,

in farle vedere , come non capifee-.

tante belle opere dello fteflfo Iddio, c

pure fempre più temerarias’inolcr3,c

crede con vana jattanza d’aver capito

ciò, che veramente ne men compren-

de', fprezza , comedi niun momen-
to molte altre*, e dubita , fe fieno ve-

re nella natura quelle , delle quali

non fa rendere la ragione < Dice ,
non

doverli negare molte ftravaganze-»

p.4. foreftiere, benché non le abbiamove-

, dute.
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diite ,
potendo avere ciafeun paefè

qualche cofa di particolare differente

dalle noftre : non volendo però per p-f.

quefto inferire > che dobbiamo crede-

re tutto, come tante favole di Plinio

tolte da’ Greci , o tante maraviglie ^

dagli Autori narrate
, per renderci

degni di maraviglia.;. Vuole , chele

pefiamo con cfatta prudenza , non.» P-

dovendo negarle , perchè non fono

ne’ noftri paefi , quando il comune
confenfo di quel paefe le approva-.

.

Fra quelle , che dobbiamo credere >

benché ammirabili , è la Tarantola ,

ed il fuo ftupendo veleno , fopra il

quale , non per amore di gloria , ma
del vero , ha fcritto , per effere del

paefe della Puglia , patria fatale da

così Urani, e mortiferi viventi. Pen-
fa perciò giuftamente , che ognuno
abbia a preftargli fede , per averne
vedute tante ficure fperienze > ben- p.7.

che fappia , che molti non folamente
lontani, ma vicini , anzi dello fteflb

paefe fi prendon beffe di firail veleno,

credendo que’ movimenti , che ne’ fe-

riti s’offervano,delirj di donnicciuo- p 8,

le , o vanidìme impofture di mere-
trici . Ciò ha riferito , per notare

un
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un cattivo coftume della cnente

na, che nega di preftarfedea quelle

cofe > che non capifce , quali che fa-

cilmente capifca tutte le altre opere
tenebrolìlfime della natura . Moftra

V-9- difapere, che moltUianno fcritto di

quello animale, ma tutti a detto fuo
fono di lubrica, e incerta fede , non
potendo rettamente fcriverc delle

cole della Puglia , fe non chi è Pu-

gliefe , e chi non ha con una conti-,

nua , c diligente fperienza fatta di

quelle una fcrupulofa difamina .Cosi

yamoftrando la dilficultàdi fcrivere

cofe certe , ftando alle relazioni,men-
tre nella ftefla Puglia molto diverfa-

mente fe ne parla , ond# compatifee

quegli, che da lontano non han col-

pito nel fegno , o anche da vicino in^

gannati fi ìono .
'

Volendo dunque quello favioAu-

torc dar bando a tante menzogne

,

pensò dentro di fe di non fermarli

nelle opinioni del volgo , come trop-

po facile a ingannare, e ad ingannar-

li. Porta la patria con lode , penfan-

do con giullizia doverli ad un Puglie-

fe credere, che fcrive della Puglia,

ed aggiugniamo noi
,
per eflere uomo

dotto ,
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dotto , non isforzato da alcun’ intc-

refle a fcriverediquefta materia , ed

ornato d’ottimi, e generofi coftumi

.

Afferma, effere a bella pofta più vol-

teandato inque’proprj luoghi , nc’

quali s’ofTervanogli effetti mirabili di

qucflo veleno , ed avere più volte con

aflìdue , e anfiofe ricerche , e con_»

efatte cognizioni fatollo il fuo animo.

Moftra, effere quell’animale delge- p. ifj

nére de’Falangi, che che dica Plinio

,

effere il Falangio ignòto in Italia , fie- P-

come effere del genere de’ Falangi

molti ragni , che ceffono le tele , non
offendo in fatti ’l Falangio Pugliefe , o
la Tarantola , che una fpecie falva-

tica,e velenofa diragno . Conchiu-
de la Prefazione col proporre quanto P- r/;

vuole difeorrere in quella fua Opera ,
la quale divide in due libri , e i libri

invarjcapi .Nel primo parla del luo-
go, dell’origine, della llructura, delle

proprietà, della propagazione, del
vitto della Tarantola , e limili, che
riguardano l’illoria di quello anima-
le . Nel fecondo ragiona della quali-

lità del veleno , degli effetti , e d’al-

tre particolarità fpettanti intorno al
medefìmo , apportando in fine illo'j

Twìq V. L rie»
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*ie, che confermano il fiio aflunto i

Nel primo Capo dunque efpone >

p. i8. dovenafca , e dimorila Tarantola

>

cioè in tutta la Puglia, checircon-

fcrive coTuoi confinije ne tira il nome
da Taranto, città celebre della me-
defima. Non nega però , che non fe

ne pofla ritrovare anche in altri paelì,

come deferire Plinio , ftupendofi , co-

me mai non fece menzione della Pu-

gliefe . E’ ben vero , che in tutti i

' paefinon ha l’orrido veleno di Puglia,

dandole il diverfo cielo qualità di-

verte , come fa a varj altri animali , e

a varie piante . Ciò nota , imperoc-

ché volendo alcuni fare fperienza del-

la decantata ferociflìma qualità del

veleno di quefto animale, fattolo por-

tare ne’ fuoi paefi , e fattine ferire-»

alcuni , non riufei loro à oflervare

gli ftrepitofi fintomi , che riferifeo-

no , onde cadettero in opinione ,
che

foflerodelirj, eimpofture. E in fatti

oficrviamo ancor noi , che cosi non_.

accade agli feorpioni Africani ,
i qua-

li, benché portati in Italia ,
dove il

veleno de’ noftri feorpioni è innocen-

te, fono mortiferi, come per varie

fperienze ha provato il Redi , ed al-
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tri ancóra -, il che accade d’altri ani-

mali ) e dcM’erbe >
quando forfè non

lì addomefticaflfero,e mitigaflerocon

una lunga dimora di molti anni fotto

ilnoftro benigniflìmo clima. Si trova

quefto animale nelle vaftc pianure p* 10.

della Puglia , e frequentemente ne’

luoghi aprichi j che in collinette s*

innalzano , nelle quali fi vede il fora-

me del loro nido fpeflfe volte aperto

verfo mezzogiorno , ed in terreno©
rare volte, o non mai lavorato.

Nel Capitolo fecondo defcrive fe-

gnatamente il fuonido, ocavernet-

ta . Cerca , come la cavi , e inclina

a credere, che lo faccia non colle flef-
^

fibili, e fottili fue gambe , ma colle

forfici , delle quali tiene armato il ca-

po. E’ veramente curiofa l’accennata

fua fpelonca , mentre con aride ftop-

pie telTute , e ammafiate con fila ca-

vate dalle fue vifeere la guernifee , c

difende, come con un vallo , o fer-

raglie
, che alquanto s’innalza in tu-

more ne’ dintorni della bocca della

medefima : dal che deduce l’Autore ,

avere anche la Tarantola l’arte di

fabbricare le tele , come gli altri ra- p.ji,

gni , o Falangi , ma per li luoghi

,

L a dove
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dove foggiornano, hanno bifogno di

procacciarfi il vitto in altro modo ,

che con le infidiofe tele , del che po-

trebbe dubitar qualcheduno, mentre
fra Terbe, e fra’cefpugljpotrebbono

comodamente tefsere le medefime,
come fanno altri ragni filveftri . Se-

p.sj. gue a deferivere quella loro curiofa

tana , fcavata , e fornita con ingegno-

fo artifizio
,
per difenderli dalle piog-

ge , e da altri foreftieri infulti, che

moftra veramente un non fo che di

più , che macchina , anche in quelli

piccoli , e fempre maravigliofi vi-

venti .

Contiene il 5. Capìtolo il tempo,
nel quale efee della fua cava per pa-

p. 25. fcolarfi , di qual forta di preda vada

a caccia , c come la prenda j ed af«e-

rifee non ufeire di giorno , che rade

volte, ma folamente ,
quando tra-

monta il Sole , e va feorrendo tutta

la notte ne’ circonvicini luoghi per

predare . Ha ofservato però ,
che do-

po caduto il Sole , ila ancóra qualche

volta apportata nella fola bocca della

fua tana, pronta alle infidie, ed a ra-

pire , e ftrafeinarvi dentro quegrin-

fettì , che accidentalmente di colà

pafsa-
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pafsano , avendone egli fatta ingc-

gnofamente la prova . Ofservò aver

gli occhi nelle tenebre rifplendenti ,
e

dalla preda afferrata fucciar folo gli

umori, e poi rigettarla , il che fan-

no veramente molti altri ragni , ed

iWirme Formicario defcritto ne’fuoi

Dialoghi dal Sig, Vallifnieri , e chia-

mato da’ Francefi , e da altri Formica

Leo. Mangia, oafsorbe il fangue da
varj generi d’infetti , sì rettili , come
volatili , i quali prende più facilmen-

te la notte
,
perocché dal freddo not-

turno renduti torpidi , e come mi-

ienfì , fono inabili alla fuga , e alla

difefa

.

Defcrive nel Capitolo 4. la ftrut-

tara del corpo di lei . E’ corredato di p,

quattro gambe per parte , equefte
fornite di tre internodj , come hanno
gli altri Falangi , o ragni , ed i pie-
di fono fleflìbili per quattro articola-

zioni. Sono tutte bianche al di fotto
con alcune nere fafce , che le circon-
dano , le quali però non abbracciano
le parti fuperiori . Nelle loro eftre-

mità, e dove lì congiungono al pet-
to , fono affatto nere. Il petto ,

dal

quale fcappano tutti i piedi, viene co-

L } per-
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petto , e difefo da un certo quafi feu-

do nero d’ovale figura
, pelofo, e di

p. 2,6. materia , come oftreacea , e lucidif-

limo , come uno fpecchioj chiamato

con tal nome appunto dal vulgo . Ef-

cono del dorfo due cornetti , che

egli chiama più tofto braccia , dette

da altri antenne, per Tuflìcio loro d’

indagare la via , come fanno colle lo-

ro fìelfibili corna le lumache , e colla

probofeide gli elefanti ; delle quali fi

fervono anche per fermar la preda ,

ed accollarla alle forfici . Sono dota-

te di tre intcrnodj , pelofe , c guer-

nìte nell’eftremità di piccole
, nere , e

fode ugne , e pajono veramente gli

organi del tatto. Hanno il ventre, co-

p.zz. megli altri ragni, che biancheggia, e

tende alquanto al gialliccio , con una

nera macchia nel mezzo , e punteg-

giato, efegnato con altri punti , e

linee nere, tutto veftito d’un’infenfi-

bile, e dilicatiflìroa lanugine . Hanno
molte incifure nel dorfo , e durezza

in molte fue parti . Il capo c fimile

p. i8 . nella parte fua anteriore a quelio del-

le locufte , e nella fronte rifplendo-

no due occhi neri , hfc), ritondi, d’

ofsea durezza , che di nottetempo,

come '
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come s’è detto , sfavillano , come
que’ de’ gatti j de’ lupi , e fi mili ani-

mali. Sono immobili, infenfibili, nc

fi chiudono , ne fi aprono , e fono p.i

privi di palpebre : e qui cerca inge-

gnofamente, come gli fpiriti corrano

per quelli occhi qiiafi ofleij il che Ten-

tiamo non parere a qualcheduno diffi-

cile , non eflendo i nervi dell’occhio »

ne l’interna fua foftanza offea , ma fo-

lamente la diafana loro efterna cor-

teccia. Il Baglivi nel cap. 3. della-,

fua Difliertazionedella Tarantola nu-

mera in quello animale otto occhi •, e

in fatti nella figura dello fteflb Padre

Vallccta così fi numerano , cioè quat-

tro maggiori, c quattro minori ; il

che fi oilerva in|tutti i ragni maggio-

ri, onde non Tappiamo capire come
non faccia menzione degli altri fei

globi limili a’ fuppolli due occhi . Il

Padre Buonanni nella fua Micrografìa

Cap.6, §J>.non nc numera , che fei ^ e

riferifee del Liflcr , che dubitò , fe

foflcro fei , otto , odue, cdiljlfey

Obf. S. lafciò fcritto averne otto: onde
molto ci maravigliamo , come d’una

cofa foggetta a’ fenfi , non fi fappia

determinare ne meno il numero . An-
L 4 zi QO»
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2Ì notiamo, cfTere ancóra in qiiiftio-

ne, fe quelle pallottolette veramen-
te fieno occhi , avendo apportate.,

molte gravi difficoltà il Sig. Vallif-

Jiieri nei fuo primo Dialogo , come
anche il Sig,Terault

.

Nulladimeno,
fe è vero , che due foli di que’ globi la

notte rifplendano , non è inverifimi-

le l’opinione del Padre Vailetta , ma
però fi dcfiderano ulteriori ricerche

,

cdofiervazioni, non baftando la lu-

ce d’un corpo a ftabilirlo per occhio.

Deferirti gli occhi , deferive le forfi-

ci , o tanagliette , che armano il fito

del capo, dove agli altri s’apre la boc-

ca, le quali fono nere, d’oflea durez-
za

, e fparfe d’una peluria gialliccia ,

che qucfti animali ora aprono , ora

ferrano
,
giufta i bifogni . Sono di più

f.31.
guarniti nella loro fommità d’un’

ugna cornea , e adunca per ciafehedu-

iio,movibile anch’eflajcome Pugne de’

gatti . Con quelle ftringono la preda

tenacemente prefa colle braccia , e 1*

accollano alla bocca, per fucciare il

fuofangue , e gli altri umori

.

Pa un Cap.a polla intorno alla bocca,

c alla refpirazione , Accenna , come la

f.
Tarantola ha la bocca nó nel capo,co-

m?
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ftie hanno tutti gli altri animali , ma
in un’altra parte,per la quale mangia,

e refpira •, c qui s'ingegna di provare

con molte ragioni, che refpira, ben-

ché non abbia polmoni ,
ne fangue ;

il che è già indubitato apprelTo tutti i

moderni, avendo tutti gl’infetti i lo-

ro polmoni, benché fabbricati di fo-

le trachèe , o fiftole bronchiali , e non
di foftanza vcfcicolare , ed avendo il

loro fangue, benché non roflfo , non
ballando il colore a coftituire una co-

fa diverfa
, poiché , come dice il Re-

di , tanto è vino il vino bianco , quanto
p.

ìlroffò. Torna alla bocca del Falan-

gio , ediffente nello ftabilire il fuo

lito dal Baglivi , che la determina nel

capo (a) , riponendola nel petto fra

le accennate antenne, ch’egli chiama
braccia. Pare, che tal quiftione ven-
ga decifa facilmente , fefi pondera
ciò ,che nella deferizione della ftrtit-

tura della Tarantola tanto il Baglivi,
quanto il Padre Valletta , il Padre
Buonanni , e le figure ftclTe dell’ani-

male convengono , cioè , che il capo
a Tborace, & humeris nullo di§ìingui~

tur fegmentoi dunque , fe non fi di-

L f vide

(a) Caf.i.BeTnrmK
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vide col collo dal torace , parerà la

bocca nel torace , o nel petto
,
per

eflere ne’ confini inferiori del capo

,

combaciantifi , o continuaci col petto ,

e quello potrà dirli il termine fuo.

Cosi le cicale , e quegl’ infetti j come
cicale piccole , che fono dentro lo

fpiito dell’erbe > deferirti in uno de*

fuoi Dialoghi dal Sig. Vallifnieri , e

tanti , e tanti altri hanno la fiftola

della loro bocca , che viene fopradel

petto j tuttoché abbia poi più alte le

radici nel capo . Cosi i pefei

hanno nel loro centro la bocca , ed il

capo j, cosi tutti i ricc) marini , e con-

fimili . Il pefee Columbot cosi volgar-

mente chiamato , e detto Orbii da

Plinio
,
pare avere il capo il bufto >

e’I ventre in una palla raccolti,e pure

feparandolo fi trova tutto diftinto. In

tal maniera , fe faranno interiori ana-

tomiche j e piu minute oflfervazioni

nella Tarantola y troveranno molto

bene la bocca ne’ lembi inferiori del

capo , e il capo divifo internamente

dal bufto » Anche Plinio {a) fcrifle >

che i popoli Blemn}erano faenza tefta>

MU ì & Qculis pettove affìxis -, il che

SoUnQ

(,a)
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Seitno j anzi Santo Agoftino

(4)
con-

fermò ,
quando andò neirEtiopia a

predicar l’Evangelio , dicliiarandoit

d’aver veduto cogli occhi proprjj««/-

tes homines > & mulieres capita non

bahentes , fed oculos in peSiore fixos >

ctetera membra habentes nobis aqualia .

Ma
,
per vero dire , non credendo,

che tanti «omini grandi s’ingannaffe-

ro nel non diftinguere quelli popoli,

come immafcherati con abiti , che fa-

cederò parere , che aveflero la bocca ,

e gli occhi nel petto > ci faremo leci-

to il dire più tolto con alcuni moder-
ni j che foflero popoli fenza collo ,

non fenza capo , e come appunta è la

defcritta Tarantola

.

Mette un’altra quiftione il Padre
Valletta , fele piccole tigne, chefo- P-3**

no in cima le forfici , fieno forate, co-

me abbiamo detto eflere forato. il pun-
giglione dello fcorpione per teftimo-

nio del Vallifnieri , c come crede nel

luogo citato il Baglivi*, ma per quan-
te diligenze «gli abbia fatto , non gli

è mai riufcitodi vedere il foro , ef-

fendo femplici ordigni per ferire , c
per iftrignere , non per introdurre ,

L 6 come

C») S£rmm,i7^
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come canna cava , l’avvelenato fugo

dentro la ferita . Troviamo , che il

Padre Buonanni nel luogo apportato

è della ftelTa opinione,avendo adope-

rato i fuoi efquifitilfimi microfcopj

,

ne avendo mai potuto fcoprirvi alcun

foro , come anche il Lifter , il Sen-

guardo , ed altri : onde di buona vo-

glia ci fofcriviamo più all’opinione

del P. Valletta, che del Raglivi, aven-

do l’efempio de’ viperini denti , che

fanno bensì Brada aU’avvelenata fci-

liva, che loro cola lungo la parte efte-

liore, ma non efce della punta loro ;

il che fenza fallo può fuccedere a’

fuddetti feritori ordigni della Ta^
rantola

.

Q£ando,<love, e quanto tempo ftia

occulta la Tarantola , e fe allora fi

J-4P" nutrifca, e in qual guifa , cerca il no-

firo Autore nel Capitolo 6. Ne’ primi

rigori dellvinvcrno efla da fc fi rin-

ferra nella fua cavernetta , e ne chiu-

de con tanta efattezza con fcftuche, e

con tele la porta , che fi rende impe-

netrabile, e alle nevi liquate , e all’

acque cadenti . Non fa determinare »

fc in tutto il tempo , cl>e fta nafeofta,

doxma, oveglj, o fepiùtofto tor-
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pida 3 ed impigrita fen viva . Sopra di

che è degna da vederfi una fimi! qui-

fìione in uno de* Dialoghi del lodato

Sig.Vallifnieri . Rigettate alcune fen-
,

tenze, péfa il noftro Autore^ che nella p. 44-

Tarantola adempiano le veci deH’ali-

mento i tepidi aliti della terra , i qua-

li continuamente afforbe col refpiro >

penfando, che non fia nuovo, ne ifi«

decente, che un qualche animale vi-

va con fuffumigj , o odori, de' quali

veramente niuno ancor ne Tappiamo,

benché citi’! camaleonte, eia fala-

fnandra, effendo favole , che vivaa

d'aria . Parla però con tutta pruden-

za TAutore, e con tutta cautela , ri-

dendofi di Plinio, e di Strabene , che

vogliono, effervi popoli ne' confini

del Gange , che vivano ,
e fi nutrichi-

no di foli odori , ammettendo folo >

chepofTano riftorarfi.

Penfa pure , che l'inverno fieno

privedi veleno , o almeno fia iaeffi- P- 4^
cace

, il che ^nche narra Plinio, ed il

Redi degli feorpioni Africani , aven-
done qucft’ultimo fatte le neccfsarie

fperienze

.

Nel Capitolo 7. efpone la mole del

loro corpo , la quale varia , fecon- p. 5 ^,

da
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do l’ecà , la maggior grandezza del

quale è come una caftagna , benché
una volta ne vide anche una maggiore,
attorno la quale erano molti villani ,

uno de’ quali fonava un mufico filve-

p. ftre ftrumento , per farla ballare.»

,

avendo quel ruftico popolo imprefla

quefta femplicità , eh 'anch’ella fi di-

p. letti del fuono . Non fa
,
quanto tena-

po vivano ,
per non poterfene far 1’

efperienza j fa folamente di certo ,

P- che tinchiufe dentro un vafo prolun-

gano la vita a pochi giorni

.

Mette nel Cap.8. la ftoria della loro

P- S4- generazione , e moftra nafeere anche

quelli animali dalle uova , dopo fe-

condate le madri da’ mafehi . Rin-

chiudono quelle in un facchetto dite-

la telTuta da loro , il quale portano

appiccato per qualche giorno alla

P'JS parte deretana, come fanno altri ra-

gni , del quale fe ne vede la figura nel

Caglivi/ 4.000 polla dal dotto Padre.

Nel mefe d’Agollo , c di Settembre

fi veggono parte nati , parte da na-

p
feere . Nati tutti montano fopra la

madre , e la ricuopronoj e dice , che

fucciano tatto il fuo umore , e l’uc-

cidono la quale uccifa , fra loro pu-
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re s’uccidono , fino a tanto che reftì-

no folo in fine alcuni poclii eguali nel

combattere , c che l’un l’altro fupe-

rar non fi poflano

.

Il Cap.f). contiene, quando, e come
la Tarantola fparga il veleno.Lofpar- p.6o.

ge l’eftate, effendo allora efaltato alla

fua ferocia, e penfa l’Autore ,comVè p-6t.

accennato, che non efca delle forfici

,

ma di un pungiglione concavo, che

tiene nella bocca ^ col quale nel me-
defirao tempo , che ftrignc, ferifca

, p_

c intruda la velenata fciliva , non ma-
lamente forfè penfando ^ che vi fieno

glandulc, o vefcicolettc particolari p.64»

per quello , come fono alle radici de’

denti canini, e feritori della vipera,

c nella coda degli fcorpioni . Sono
per lo più feriti i poveri , le donnic-

p.(Sj,

duole mendiche, ed i rufticiagricol-,

tori, perchè dormono , e praticano

ne’ campi ; il che non Aiccede a’ no-
bili.

Tutto il libro fecondo , chè f*egue, p.67..

tratta deirorribile veleno di quello

infetto. Cerea nel primo capok qua-
lità di eifo } nel fecondo porta gli ef- P- 7o>

fetti veramente maravigliofi; , che
produce . S’ingegna nel terzo di dif- p,

ingajv
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ingannare il mondo , che crede ciò ef-

fere un’impoftura , e ne porta mol-
tiflìme, e forte ragioni , ed olTerva-

P P4' zioni . Procura nel quarto Capito-

lo di portare tutte le obbiezioni di

quegli , che non lo credono , e nel

quinto a tutte bravamente rifponde >

p.ioj-e cerca nel fefto , come il fuono de’

p.ii7<muficali ftromenti pofsa giovargli, il

tutto adornando con erudizione , e

P DJ-con prove . Cerca nel fettimo , fe

veramente fia vero qiiell’annuo ritor-

no , o queirannuo, e periodico ri-

bollimento del veJenofo liquore nel

corpo degli offefi dalla Tarantola , e
donde così ftrano fenomeno derivi

,

apportando molte , ed aliai plaufibi-

li ragioni j e finalmente nel Capito-

f(.i J7.I0 ultimo conclude con molti efempli

funcltiffìmi de’ feriti dalla Tarantola ,

veduti tutti da lui , e non avendo vo-

luto faviamente altro teftimonio, che

i proprj occhi.
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ARTICOLO XIII.

Vtrft , e Troie di PiERjACopo Mar-
tello . In jRfitna > per Francefco

Conxpga > in via. Lxta > 1 7 1 o. i» 8.

pagg. J24. fcnzale Prefazioni, con

figure

.

Teatro ài Pierjacopo Martello . In

Fpma > ec. 1705». in 8. pagg. 404.

con figure.

I
L Sig.PierjacopoMartelIojBologne-

fe , Segretario del Senato di Bolo-

gna , pubblico Profefsore di lettere.»

iifnànc lìcllà UiiiVerutà di fua patria,e

rinomato per li fuoi gentililfimi com-
ponimenti poetici,ha dato alle ftampe

in Roma , dove ora trovali per affari

gravillìmi delfuo Pubblico, i men-
tovati volumi, il primo de’ quali è

da lui dedicato al Sig. Cardinale Goz-
zadino , delle cui lodi nulla dice, che

non fia grande , e magnifico , ma che

infieme non fia inferiore al merito,
ed alla gloria di lui . II primo di que-

lli volumi abbraccia un Poema in ot-

tava rima,intitolato^// Occhi diC^sù^
divifo in fei libri , alcune Profe inti-

tola-
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toììtcilVolo , divifein quattro Dia*

loghi: e nove Sermoni > intitolati del-

la Toetica . il Teatro poi , che cofti-

tuifce il fecondo volume , contiene

fei Tragedie di vario argomento, cioè

Terfelide > Vrocolo > Ifigenia inTauri

^

T^achele, tAlcefle » e Gesù] Perduto.
Di tutte quelle cofe favelleremo ordi-

natamente , e faremo fpiccar fedel-

mente l’intenzione , e l’artifizio del

noftro chiariflìmo Autore

.

I.

DegliOcchi dìGEsiiLibrifei ad^AmariUì,

A quello Poema in ottava rima , il

quale fu da lui ftampato la prima vol-

ta in Bolosna ('l)ì s’imrndura rnn—

un favio Troemìo , dove con pio , ed
cfemplar fentimento moftra , quan-

to più dilettino gli argomenti facri ,

chei profani , efoggiugne , che in

ricompenfa dell’averlo gli Occhi di

Amarilli condotto ad amare virtuo-

famente , dove prima gli aveva can-

tati amorofamente, ora „ in vece di

provocarli con la lloria di elTì mede-

limi ad un modello rincrefcimento

delle lor lodi , ha voluto più follo

eccitarli ad un’amore fovraumano,

,, cioè

fa) PerFerdinandtPifarri lyoyda 4.
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,,cioè a quello cIìGesu-Cristo,,.

S

egue

poi a dire i motivi, che l’hanno indot-

to a qucft’Opcra : accenna di averla

fatta ad imitazione della vifione di

Dante j reca i fondamenti, fopra i

quali ha lavorata la favola , non dc-

terminandofi a dirla ne Epopeja , ne

cofa , che poteiTe cITct tacciata di cen-

travenzionc alle leggi della Poetica j

e perchè dopo ufeita queft’Opera la_»

prima volta , le vennero mofle alcu-

ne difficoltà , egli rifponde dotta-

mente alle ftefle , siin riguardo del

foggetto , si in riguardo della teni-

tura dei verfi , e della purità dello

fìile , e anche dell’ortografia , confef-

fandoin fine di tutto quello Troemio >

il quale per verità menta d’efler let-

to , ch’egli confiderà quefta fua fati-

ca con diftinzione ed affetto , fopra_.

quante gli fieno ufeite di mano .

Nel primo libro, dividendo la fua

Propofizione, promette di cantare il p. i.

Paradifo Tcrreftre,e gli Occhi di Ge-
sù , non già perche il primo fia l’ar-

gomento de’ fuoi verfi , e i fecondi ne
fieno, comeun’Epifodio , il che gli

fu oppofto da alcuni ; ma perchè gli è

partito bene di premettere quella par-

te.
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te, chepotefle più facilmente allet-

tare , ficcome fece l’Ariofto , il qua-
le facendo la fua Propofizione , altresì

ladivife
, promettendo di cantare i

fatti de’ Mori in Francia , e l’impaz-

p.4. zamcnto di Orlando . Finge dipoi,

che fuo padre defunto gli appaja in_,

fogno , e che guidandolo entro una_>

f-l- nuvola nel Paradifo terreftre
,
pofto

da lui con l’efempio d’altri Scrittori

nella Luna tnedefima , lo eforti per

via a cantar gli Occhi di Gesù , e non
^•10- più quei di Amarilli. Defcrivc gen-

tilmente quel luogo di delizie , dove
incontra il Profeta Elia, dal quale»»

vien parimente invitato allo ftcflfo fa-

p.13. ero argomento, mentrec’ locondu-

ce ad una gran Galleria j entro cui vi-

de il Ritratto degli Occhi belliflìmi

di Gesù, edintefe gli effetti loro fu

le anime umane in tutti gli flati d’

odio , d’amore , di felicità , e di sfor-

tuna.

In bocca del Profeta , che gli va

p.ii. fpiegando i quadri della Galleria,

continua a porre difeorlì teologici, fi-

lofofici, naturali, e aflronomici an-

che nel fecondo , e nel terzo libro , e

0.17, in Qccafione di mirare con un cannoc-
^

chiale
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chiale la Terra da ini creduta la Lu-
na

( perocché qui folamente s’accor-

ge d’elTcre nella Luna
)
entra nelle

I lodi d’Italia , del Sommo Pontefice-»

j

regnante , de’ Pallori Arcadi, della

Cafa Farnefc , e della città di Bolo-

gna. Con che palla il ragionamento

al peccato di Adamo , al fiio difcac-

ciamento dalParadifotcrreftre , alla/

felicità apparente delle perfone fcel-

lerate, eal pentimento di Maddale-
na cagionatole dalla villa degli Occhi
del Redentore

.

Defcrivenel libro terzo il luogo

,

dov’épiantato l’albero fatale, e dove p. 4^.

giace la fpoglia del feduttore ferpen-

tej epoftia in parte più deliziofa va

confiderandoil nollro Poeta la felici-

tà perduta per la colpa di Adamo, fin-

gendo di gullare la dilicatezza di

quelle frutta, e degli altri cibi, mol-
to piufaporjti ,c nutritivi de’ nollri:

di che fi producono le ragioni e natu-
rali, c morali. Finge pofeia, che gli

racconci il Profeta
, qualmente Ada-

mo imponefle il nome agli animali

,

fecondo la propria loro natura •, e co-
me dopo Enoc , fofle flato trasferito ^, 66,

nello flelTo luogo anche i’Evangelifia

San
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San Giovanni

,
il quale vi fu parimen-

te introdotto dall’Ariofto nel fuo
Poema con verilìmile meramente^
poetico j comechè alcuni abbiano pre- I

tefo di foftenere , ch’egli colà viva ,

e viver debba con gli altri due fino i

alla venuta delI’Anticrifto . Che tre i

folamente fieno ftati eletti a popo-
lare quella folitudine , ne reca il no-

ftro Autore in bocca di Elfa ne’ fe-

guenti verfi il plaufibile fondamento

.

. £ non fen^a miflero a Tre fol fue

Fiffoil numero ancor de* qui viventi. '

Tre Leggi ebbero i GiuJìiìOnd'un per

.

Legge

Qui ad afpettar l'ultimo Lì s elegge

.

Enoc per quella , che infegnò Tqatura

.

Ter quella Io fon > che fcriffe DIO fui

Sina ‘

Ter la Ter^a > di cui le Due figura
Furono > il buon Giovanni il Ciel de-

Siina :

\Acciò che quando dall’età futura

S’udrà il falfo Trofeta inTalefiina

,

Ter noi s’odano opporfi a fua fortuna

Le tre Leggi dell'Uom congiunte in

Una.
Nel quarto libro fa, che il padre

opportunamente racconti la conver-

fionc
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fione del famofo pittore ,
Agoftino

Caracci, il quale rimirando Gesù, e

la Madre da lui dipinti , ne concepì

tal fentimento di pietà criftiana , che

in avvenire non più colorì
,
qual fo-

leva, figure ofcene •, e dipoi egli me- p rì»

defimo narra l’apparizione, che fe

Gesù nello fpecehio alla vergine Ro-
i falla , mentre promefla fpofa a Bal-

dovino fuo amante vi fi flava ador-

nando j e gli effetti mirabili , che in lei

fece T apparizione divina . Nel più p.ss.

bel del racconto fa comparire per aria

una barca volante di nuova , e bizzar^-

ra invenzione , a foggia di grand’au-

gello con cento grand’ali, con-ciur-

I

ma e con remi alati , entro la quale-,

fono portati Elfa,. il padre , ed egli

(il che fi va dimoflrando nel quinto

libro) ad un’Ifola, dove ritrovano P-9'-

Enoc. Pofcia faufcire di un bellifil-

mo Tempio di criflallo TEvangelifta

San Giovanni , che vi abita facerdo-

te , e cuflode , e che fra l’altre cofe ,

che gli fa dire, e operare, efpone il

fuo grave rammarico per dovere fla-

re sì lungo tempo lontano dagli Oc-
chi di Gesù , fuo Redentore, e Mac-
fìro ,de’ quali racconta le infinite bel-

lezze ,
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lezze , e ne moftra qualche immagine
da lui fcolpita in quella religiofa fua

folitudine . Rientrano poi nella bar-

ca medefima , e con ellì Enoc , e San
Giovanni ; e mentre , durante il voloj

p'->iJ*Elfafta parlando delle pene dei dan-

nati , s'alzano alla veduta del luogo

( il chefegue nel fello libro) dove Ila

l’Albero della Vita cuftodito dal Che-
P'^^^Tubino, che gira velocilfimo con una

fpada di fuoco. Enoc va efponendo

le virtù di queft’Albero, e opportu-

namente lodala caftità, e San Gio-

vanni entra nelle lodi della Santidìma

Vergine, cui vivamente defcrive_.

.

Qui il Poeta dall’odore, che diffonde

l’Albero, fi fente rinvigorir l’intel-

letto , e pargli d’intendere anche il

parlar degli uccelli , e però fìnge , che

una Fenice gli dimandi nuove di Ada-

mo , raccontandogli , come il primo

uomo fu creato, e come da lui foffe

cavata Èva , con modo curiofo , ma
poetico, e vago. Per ultimo, ilChe-

^' rubino fpiega, come farà veduto Id-

dio da’ Beati , e in checonfifta la Bea-

titudine j e qui col finire del fogno fi-

nifee ancóra il Poema

.

Qtell’Opcra non è di grande cften-

fione ,
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fione > ma contiene tante , e si diver-

fe cofe , che i lettori non potrcbbono

afpettarne di più da i Poemi di mag-
gior mole. Vi fono per tutto fanta-

sie viviflìme-j cpifodj , e narrazioni

facre favoleggiate in maniera dilet-

tevolej varietà di cofe introdotte biz-

zarramente; eaflaiilìma novità , sì

nel le invenzioni , come ne i penfier i

.

Ha parimente dato il Sig. Martello

della novità alla fua locuzione, che è

nobile , e follevata , ma a luogo a

luogo artifìziofamente fpezzata , iti

guifache piacerà efla agl’ingegni li-

beri , e fpiritofi , ma non tanto forfè

aipiùrigorofi , e feveri . Trattan-

doftivi cofe altilfime teologiche , fi-

lofofiche , aftronomiche , ec. non
così facilmente intefe , egli è facile ,

che molti non giungano a ben capire

quefto Poemetto , in cui nulladime-
no dee contarfi per un pregio diftin-

to il vedere queftccofe fteife diffìci-

liflìme felicemente fpiegate , e infie-

mecon forme così poetiche,che nulla

meglio potrebbono fpiegarfi co’ ter-

mini delle Scuole,e nulla più dilette-

voli potrebbono edere le favole più

ingegnofe
.
Quefto noftro Poeta ha un

Tomo V> M genio
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genio libero j non vuol freno nel pen-

fare, onci dire > eféguita franco il

fuo gufto poetico non curando certi

legami
, che fono ad altri leggi in-

violabili -, e però ad alcuni pnòelTere,

che non piacciano certi modi sì di

penfare j come di dire j nuovi , ed
inafpettati , e certi idiotifmi a polla

cercati, cheimprovvifamente falta-

no agli occhi, ma che ad altri polTo-

no recar gran piacere . Ci è flato in

fattianche alcun Dipintore eccellen-

te, lì quale, bencJiè conofceife di po-

ter incontrare in fondate oppofizioni

airOpere fuefublimi ,
non volle pe-

rò mutare, perchè avrebbe mutando
bensì levato lo fcrupolo , ma infieme

avrebbe levato il gufto , ch’è la vita

,

e l’anima delia pittura . Così potreb-

be dirli del noftro Autore , che ha in-

gegno daconofcere qualunque diffi-

cultà poflanafcere intorno ail’Opere

fue; ma perchè in efse egli trova un

certo gufto
,
che nafce appunto da,

quelle cofe, che pofsono patire delle

difficultà , le là fcia intatte i anzi pa-

re, che quelle appunto e’ più ftimi

.

Laonde, fe nelle fue poefle fofsero vi-

zj,a luifarebbe forfè adattabile quel-
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Io , che Seneca il padre dicea d’Ov vi-

dio anch'efso reftio a mutar le fue

cofe , delle quali li compiacea : che

J^on ignoYAvit “vitiafud > fedaWavitì

cche Summi ingmìi 'Pirojudicium non

defuit ad compefcendam licentiam car-

minHtnfuorum j fedanimus.

a Del Volo.

Seguono alcune Profe intitolate

dd Volo . Sono divife in quattro trat-

tine > o fìa Dialoghi
,
perchè appun-

to quattro mattine racconta l’Autore

efsere ftato dialoghizzàndo intorno

all’invenzione di quella Barca volan-

te introdotta nel fine del IV.libro del

riferito Poema ; e fono quafi un’Apo-

logià della fua invenzione . Cerca qui- p.i4s;

vi, fe Puomoajutato dall’arte pofsa

efsere foftenuto dall’aria , e Volare;

cpruova, che si: infecondo luogo,
quali inftrumenti farebbero atti a

queft’arte: interzo, come potrebbe
ridurli alla pratica

, e fe fia verifimi-

le, che l’arte del volo s’inventi, e fi

perfezioni dagli uomini •, e finàlnaen-

te, qual’ufo , fe giovevole , o fe noci-

vo aver pòfsa . Nel progrcfso del ra-

gionamento fpiega, come l'aria fac-p. 14^.

eia forza centra i gravi , che la fendo-

M z no ;
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no; cofa fia il volo', e come volino

gli uccelli . Confiderà la loro ftrut-

ip.i6j.tura meccanica,? la proporzione, che
è fra tutto il loro corpo , ci mufcoli

pettorali , che miiovon l’ ale . Pro-
P-*^4-pone un modo di veftirl’upmo da—

uccello ,di fabbricargli l’ale , la ma-
teria , la mifura , e ’l modo di adat-

tarle e dopo tutto conchiude , che

con tutti quefti ajuti egli non vole-

rebbe, o almeno pochiflimo , efenza

regola , e ritegno , perchè la forza

de’ fuoi mufcoli pettorali è digran_»

lunga minore del pefo di tutto il cor-

po, all’oppofto appunto di quello ,

che fia negli uccelli . Pafla a confide-

p.ió/.tate, fe pofla l’uomo volare dentro

qualche macchina , eriferifee la na-

ve famofa ideata dal Padre Lana— >

Gefuita , con efaminarne i partico-

lari , e le difiìcultà. Propone la ftrut-

p.173. tura d’una nave di legno il più legge-

ro> alquanto lunga , in forma d’uc-

cello jfoftenuta fu l’aria da molte ali,

o fia da molti remi veftiti di penne »

mofli tutti ad un tempo con egualità

di moto , e con varj ordigni , non già

per ifperanza , che ciò ferva al pub-

J^lico ufo , ma con fine , che altri Poe-

ti fe
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ti fe ne poflano valere con verifimi-

glianza . Paflaoccafionaimente nelle

lodi degli Accademici Inquieti di Bo-

logna i c finalmente rapporta certo

Memoriale ufcito alle ftampe , eprc-

fentatoal Redi Portogallo dal Padre

Bartolomméo Laurenzio , dal Brail-

le , che pretefe di aver trovata l’arte

del navigar l’aria i c dovea farfcne P
cfperimento in Lisbona il dì Z4, Giu-

gno 1705). Ne adduce la figura con

unarbreve fpiegazione , ne efamina

le particolarità , c conclude di non
reftarne perfuafo

,
quando l’Autore

non abbia altre ragioni , o probabili-

tà diverfe dalle addotte : con che ter-

minano quelli Dialoghi di ftile fpiri- t

tofo , e ^cililHmo y ornati di varia_*

erudizione , e di molte olfervazioni

-intorno alla moderna filofofia , e in-

torno alle cofe meccaniche , e Tempre
con quella novità , che è il carattere

diftiiìto del noftro Autore . Per quel-

lo, che riguarda la fua Nave volan-

te , difefa da quella Apologia
, , cui

-egli chiama , noi più vo-

lentieri l’approveremo come una in-

venzione appoggiata al mirabile poe-

,tìco , c fpllenuta dal verifimilefelfo,

M ,J_ Cii*^



ijo Giorn. De’Lettbratì
che come un penfamento fondato fui

vero poflìbile, o fopra qualunque al-

tra fagione »

3 . DelU Toetica Sermoni .

Due illuftri Poeti Italiani fcriflero

inverfo, e nclia loro favella
,

gl’in-

fegnamenti dell’arte poetica^ cioè Gi-

tolamo Muzio j da Capodiftria , ver-

fo la metà del fecolodccimofefto (a) ,

e Benedetto Meneini, Fiorentino,ver-

fo il fine del fecole oltrepaflato (h)

,

il primo in verfo fciolto , c in terza

rima il fecondo • Ora anche al noftro

Autoreè piaciuto di ferivernein ter-

za rima , e lo ha ^tto lodevolmente ,

riducendola in nove Capitoli, a i qua-

p.i?7.1i badato il nome di S’erJM®»/, dichia-

randoli nel proemio d’imitare il Ca-

rattere, e’I genio di Orazio, da lui

lodato affaiffimo , sì nella fuaartifi-

ziofa naturalezza , con la quale dà

maggiore fpirito a* fuoi fentimenti, e

meglio s’infinua nell’animo de’ fuoi

leggitori , sì in quella fua maniera di-

licatainfieme , e inftruttiva , accom-

pagnata dal ridevele, e dal piccante

.

$i raggirano quelli Sermoni partico-

lar-

(i) Ven.apfiref.il Gioliti i J y i l'altrefm

Cb) pr il MfU, i i i.
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larmentc in rifleflìoni pratiche , e in

oflcrvazioni utili , o ncceflfariea i Poe-

ti, maflìmamente Italiani; il che va

egli dicendo nel fuddetto Proemio ,

dove pure difeorre graziofamente de-

gl’infegnamenti di Ariftotele > e de’

fuoi Spofitori. Sono i Sermoni di bel-

lifllmo ftilc in quello genere , e faran-

no colla ti gran fatica all’Autore per la

difficultà felicemente fuperata d’infe-

rire-eerti modi brevi , e fpiritofi,

cfprimenti al poflìbile, e per le rime
molte volte non tanto comode da rin-

venirli , c per una varietà di cofe, che
diletta Tempre , con novità e con fran-

chezza trattata .

Il foggetto di quelli Sermoni è pri-

mieramente
, qual debba edere l’in-

dole di chi vuol’attenderc alla poe-
fia^ alla quale 3 prima che l’arte , la

nathra abbifogna : onde l’Autore p.i4j.

raoltb bene conclude :

Benché nati Cantar fi credan molti t

lie nafconpochii e nonfinfa nejfuno:

Infegna dipoi tutti i migliori ajuti

dell’arte a chi è difpofto di ben’ap-

prenderc la poefia , e moftra , qua’

fonoi maeftri piu adatti per infegnar-

la , ridendoli di chi ne propone i pre^.

M 4 cecci
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icetti ne’ fuoi volumi , fenza cflervifi

prima efercitatocon Topera . Efpone
ingegnofamente

,
qual debba elfer 1

*

azione della favola ; quali! coftumi
delie perfone, che vi s’introducono ,

dopo aver dimoftro, comefe ne de-

fliao le paflìoni , egli affetti j quale la

locuzione J e qui imita , e loda mol-
ti poeti defunti,e de’ viventi commen-
da AlefTandro Guidi , incailrando con

F'^^^'molto ingegno e nettezza pezzi di

verlì , e verfi interi di loro fra i pro-

prj> iìccome con l’occàfione diefem-

plifìcarele fue madìme ,fervefi di fat-

ti, edifentimenti di Pittori , efcul-

tori Bolognefi sì morti , come viven-

ti, inferendovi le loro lodi, equel-

f.306^ le della città di Bologna . Moftra nel

fettimo de’ fuoi Sermoni , cheli deb-

ba fcrivere nella propria lingua , e

non nella latina , o in altra ftranieraj

c come fra mezzo a’ fuoi verfi fi tro-

va qualche parola, o qualche maniera

di dire, che per non effere appoggiata

all’ufo , e all’eferapio potrebbe incon-

trare la cenfura di molti ,egli qui fo-

iUene , che nelle parole , e nello ftile

non fi debba ftar tanto attaccato all’

autorità , e dà poi altre regole per
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: beo formare Io fteflb poetico

Impiega l’ottavo Sermone intorno àlp-3>4‘

modo di dar fuori emendate le pro-

t

prie Opere , e fi lamenta della poca •; 1

i fincerità , che s’incontra nelle perfo-

I ne , alla cuicenfura queftefi fotto-

pongono; e finalmente conchiude coti

«na modefta infieme, c franca convergi

fione al fuo libro , che veramente è

degno di quella pubblica luce , alla

quale lo incoraggifce ad efporfi . Egli

è focile , che in mezzo a’ molti pregi

di quelli Sermoni taluno vi trovi

qualche cofa , incili gli paja , che mal
fi oflerviil decoro convcnevol^, a chi

infegna , e al fccolo nollro piu guar-

dingo e modello degli antecedenti :

nel qual cafo farà da vedere , feali’

Autore ballerà l’cfempio d’Orazio
, c '

<l'altri Poeti. .

IL
‘ Teatro

.

- Quella feconda Parte dell’Opere
del Sig. Martello abbraccia

,
come

-abbiam detto, le ine Tragedie. Vi?*
introduce con un Ragionamento eru^-

dito
, e giudiziofo intorno al yetfè P-4*

Tragico-, «1 primieramente confcfiaì

oontra il /cntimento dialtri, laEranf*
^ ' M

j eia
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eia fìjperiore aH’Italia nella Poeffa-»

Tragica , eComica , lìccome la tie-

ne per inferiore nella Lirica » nell*

f. S,K Epica , e nella Paftorale . Oflerva ,

che le Tragedie Francefi ben tradot-

te , e ben rapprefentate in lingua Ita-

liana hanno fatto grandiflìmo ftrepi-

to^ c confeguito l’effetto defiderato;

e di piu, che effendo loro flati aggiun-

ti fentimenti j efeene anche intere»

dove s’è creduto vantaggjofo all’A-

zione > cioè riiifcito in miniera» che

non fi difcernedal rimanente j kolJdc

egli giudica , poterli ancóra dagl’ita-

liani aijrivare alla gloria de’ Francclì.

Quindi incoraggito racconta * ef-

fcrli provato a comporre una Trage-
dia in varie maniere

3^

con verfi com-
fk6. pofti di mifurc mifte di fette ,^o di

undici fillabe , rimati a luogo a luoga
come cafualmente ,* indi con rime ob-

bligate X e corrifpondenti j poi fen-

zarime» e fenza forme poetiche» fi-

nalmente fenza rime » e con forme,

poetiche » e in niffuna di quefte ma-
niere efler potuto arrivare afoddif-

farfi di quella fevera purità tragica »

che ricercava^Tram mette varjcfem-

pj » ed oCfervazioni di Poeti Italiani *
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che hanno tenuta ,
chi l’una , ehi l’al-

tra delle accennate maniere con poca

riufeita , come di Fulvio Tedi nell’

oleina, , e neìV^rfinda > per le forme

leggiadre poetiche troppo lirico i del

Triffino nella Sofonishay o affettato per

le rime corrifpondenti , che danno

nella canzone ,o nella ftrofe, o trop-

po depreffo , c troppo profaico » del

Giraldi neWOrbecche fenza rima , che

lì gira , e fi raggira prolifTaraente , c

riefee tediofa : onde conclude non_. p. i

aver gl’italiani ben colpito al fegno,

per mancar loro lo ftile tragico -, e

che febene nelle tre famofiffime Pa-

ftotali Italiane, allequali ftima , che

pofla andare del pari anche V^Amorofo
del Bracciolini , è ftatofoffer-

to, e lodato ancóra lo ftile poetico ,

€ ’l verfo libero , e qualche volta ri-

mato > dice ciò cflcrnato , perchè
quelle materie tenere cd affettuofe lo

comportano ; il iche non fi tollera-,

dalla Tragedia. Confronta alcuni paflì

di Poeti, uno della f/V/i df del

Conte Guidubaldo Bonarelli con tino

àeìì'^lcind del Tcfti > uno del Petrar-

ca , ed un fimile del Bracciolini nell*

tAmeroJa Sdegno con uno dello fteflb

M 6 Te-
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Tedi nella medcfima . Oflervs

ellere il Conte Profpero Bonarelli an-

ch’ei troppo Lirico nella fivaTra'ge*

dia del i’o/ZwdWO , di cui porca alcuni

palli i e che il Conte Carlo de’ Dotto-
ri mìV^nflodemo

,

fàmofa Tragedia »

di cui efamina alcuni luaghi , ha lo-

P. 17. cuzione troppo ornata, c piena di biz-

zarre figure, aggiungendo nondimer
no , che l’uno e l’altro di quelli Poe-

ti fono compatibili,avendQ veduto co-

sì fare a i Tragici antichi Italiani

.

Porta pureun’efempio deW Qvbecche

del Giraldi -y e loda il Padre Ortenfip

Scamacca, Gefuita, compofitore di

Tragedie facre , malo giudica tibp-

po feguace d’Euriptde,degeneFandoia

baflezza alle volte viziofa , ed equi-

voca, o in lunghezza ftuccbevoJe,

cne reca in prova di ciò alcuni palli .

Riflette poi, che ridotte in profa
y**®- alcune Tragedie Italiane , non appa-

rifcont» men forti delle Francefi > ma
in vcrfi fono ,

per così dire , avvele.

nate dallo ftile -, e lo moflra ,, ridit-

cendo in profa un pezzo di fcenaj*

dell’^r^wdi? del Tefti , ed unà fcena

p. 22. del row/ÌMOwdo > Tragedia di Tor-

quato Taflb » e con taroccalione etir

• V •. tra
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tra nelle Iodi di qiicfto divino Poetar.

OfTerva ancora la differenza delie vir-

;tù di Sofocle , e d’ Euripide , con di-»

re , che i Greci fono flati i più cof-

picui Poeti che abbia avuti la terra,

ottimi nelTEpica , nella Lirica, nel^

la Tragica, e nella Comica*, e che i

Latini non gli eguagliarono nellaTra-

..gica , come nc pur gPItaliani : che 1

,i Francefi fono riufciti delle Dram»-

matiche
,
perche il loro flile è pro*-

faico,e ’l loro verfonon ha di verfo^

fe non la mifura ,e la rima . Fa com-
parazione di paffi uniformi di Ome-
ro , di Seneca Tragico , di Sofocle ,e

d’Euripide ; epaffaa dire, cofa fia

locuzione , e cofa fia flile , c che i

Latini, e gfltaliani penfarono , che

diverfa locuzione richiedeffe la Com-
media , ma che la differenza debba
confiflere nello flile, ene allega ra-

gioni ingegnofe con efempj di Plauto,

e d’ Ariflofane, Parrà Arano od ofeuro

ildirfidalui, dovere il Tragico imi- p.4e.

tare il vero in maniera
, che* fi co-

nofea imitazione del vero. , ma non
fi prenda per vero: talché vi fia qualv

che cofa
( ma di rado } di quafi in ve-

rifimile , c di poetico , clip facci? co-

nofcQ-
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nofcerc l’artifìzio

-,
perchè, feconda

lui > per far conofcere l’eccellenza

dell’arte > è neceflario , che l’arte-»

fia conofciuta per arte * adducendo la

fìmilitudine della pittura , cheli co*

nofce per pittura , e per imitazione

artihziofa eccellente,e però fi prezza.

Avanzandoli poi a ciò,ch*è rogget-

to principale delfuo Ragionamento,
loda il verfo AlelTandrino Francefc ,

comodo per la fua eftenfione ad efpri-

mere interamente qualunque penfie-

ro , e per le rime lontane , che non
lo rendono molle , e per la varietà

de’ mafculini , e de’ femminini , che

variano le delìnenze . Dice di aver

tentato di trafportarlo nel linguaggio

Italiano, mafenza fortuna j laonde

s’èiludiato di trovar’altro verfo , che

neU’effetto , c non nella mifura , cor-

rifponda airAlelTandrino i e però ac-

coppia infieme due v-crli Italiani di

fette fillabe , e ne fa un verfo fQto,ri-

mandocol feguentcalla maniera de*

Franccfi, fenza obbligarli a duema-

JTculini , e a due femminini alternata-

mente» perle ragioni che adduce-».

Softiene clTer quefto verfo atto alla

Tragedia per la fuamaeftà , e corno-
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do ) al pari , e più deirAleflandrino ,

ad efprimere qualunque fentimenta

incero; e fc bene quello verfo non_.

c altro , che due verfi brevi medi

infieme , fa nondimeno queU’efFetto

,

che fa un verfo efametro latino di

tre verfi Adonj , o altro fimile verf®.

compofto d’altri verfi.

Parla fimiimente di quefto fuo ver- p.^ ir

fo,.al quale dà il nome di Tragico * nel

proemio della fua Tragedia intitolata

^Icefle ; e dice , che fu inventato, ed,

ufato da CiuUo del Calmo » ma in una

Cannone , dove riefee foco bene .
*

QucIIq Ctulio, detto dal Sig. Martello

dal Calmo , non è altri , che quel CìhI-

fo » o fia fìnceno^ìo ( a )
d'^lcamo^^ città

antica nella Sicilia , il qua;le fiori ver-

foli I zoo. fecondo, l’opinione più ri-

cevuta. Dieflb, come d’uno de’ più

antichi rimatori volgari, cita Dante
nel fuo libro latino della volgare do-
quen^a (b) alcun verfo , fenza però
nominarlo . li fuo componimento ,

che il nofiro. Autore chiama Can'gone ,
ma che efifendo dillefo per via di flaa-

ZOi

* OSSIKVuiZlONJE,. *

(a) Vedi il Mongit. Bibl.Sie. T.I. p-i4Q>
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rze in forma di Dialogo y puòriporfi in

tal quafìnaniera tra le cofe dramma-
tiche , fi le^e nella ^.accolta de’ Toeti

amichi , pubblicata dall’ Allacci , a

carte 408. ed è afifai confiderabile sì

per la mifiira de’ fuoi verfi , si per lai.

"ftranezza delle fue voci, e de’fuoi mo-
di di dire .

*

;
•

' Con tal forta dunque di verfo

prende il noftro Poeta a teflferc le fue

Tragedie , lavorate da lui fu l’idea di

qutfto Ragionamento degno d’effcre

letto attentamente da tutti ì compofi-

tori di Drammi
,
perchè ripieno di

>belle maffime , e d’ingegnofe oflerva-

zioni. Ciafcuna delle fei Tragedie ,

ideile quali abbiamo più fopracfpofto

-il titolo , porta in fronte il fuo proe-

-mio
, che ferve altresi di argomento.

f-H^iil^^achele ,
che in ordine è la quarta-. ,

cnon è denominaiada lui o Tragedia

,

OiTragicommedia per le ragioni, che

sconfiderà nella prefazione di efia , la-

iciando a i lettori la libertà di chia-

marla , qual più vorranno < l pcrfo-

tiaggj di -quelle Tragedie hanno ca-

ratteri belliflimi , e molti di loro an-

che nuovi, condotti, e foftenuticon

proprietà,. Sono piene di nobili fen-

'
^ - ^ .

• timen^
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tìmenti j efpreflì con tanta felicità

con quanto ingegno fon conccputi .

Muovono gli affetti di chi attenta-

mente le legge ,* ma più li movereb-

bono , fe loro non pregiudieafle tal-

volta Tingegnofo dei fentimenti, c

la ftretta maniera dello fpiegarfi ,

accompagnata dalla neceffìtà di fèr-

vire nello fteffo tempo alla rima ; il

che fa, che quantunque l’Autore abbia

quali femprc la gran felicità di cfpoi*-

re cofe ofeure e diffìcili in manierai»

facile , c chiara , ed abbia pochi pari

nella virtù dell’evidenza
,
cioè del di-

pingere viviflìmamèntc agli occhi

ileirintelletto le cofe fenfitive, o in-

tellettuali ; molti nondimeno defide-

rino piu chiarezza in qualche paflb

de’fuoiverfij principalmente in oc-

correnza di rapprefentare i fuoi

Drammi
,
poiché allora chi afcolta ,

non ka tempo , come ha chi legge > di

riflettere , e di rileggere .

Per quello poi , che riguarda il

verfo , quale fopra fi è divifato , indu-
ce gravità maefiofa ^ e avvezzato che
vi fia l’orecchio Italiano

, il che ab-
biam veduto farfi affai agevolmente
da perfone diferete , e d’ottimo gufto j

non
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non potrà non piacere . Lo ftile

, per-

ché fta lontano quali Tempre dallc_»

forme poetiche (e tale lo avremmo
anche deliderato dalle troppo fre-

quenti trafpofizioni delle parole
, il

che lo rende meno naturale
) riefce

conforme a quella purità tragica , che

l’Autore ha deliderata finora nel Tea-

tro Italiano » Per altro gran novità li

truova nelle fue Poesie > e quella ,
ge-

neralmente parlando > è una Tua dote

particolare

.

ARTICOLO XIV.
Compendio della Vita di Fr. ^Arfenio di

Gianfon , Monaco Ciftercknfe della

Frappa j chiamato nel Secolo il Conte

dì Ffiftmberg ì morto nella Badia di

Bnonfolla:^ Udì ai . Giugno 1710.

fcritto dm Abate, e Monaci
della /addetta Badia , All'Bminen-

tifs. e Bfvetendi/s. Sig. Cardinale di

Cian/on Foùrbin . In Firen%p , nella

Stamperia di S>xA. B^- per ‘Jacopo

Cuiduccii esami Franchi, 1710./»

1 z, pagg.i 5 0. fenza la dedicatoria

.

I. T 'Antica Badia di Buonfolla^zo

,

JL/ fondata in onore della Bea-

tillì-
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tiilìma Vergine, e di San Bartolom-

méo Apoftolo , è pofta , ficcorae fcri-

veit Padre Pnccinelli nella Vita di

Ugo ilUrande , (a) nel piano del Mu-
gello , Diocefi Fiorentina , lungi dal-

!

la città IO. miglia. La fondazione di

quello facro luogo comunemente vien

riferita allo fteffo Ugo , che fu Duca
di Tofcana , c uno de’ più gran Priiv-

cipidei fuo tempo, per una vifione

: fpaventevole da lui avuta nella con-

trada , e ne’ bofchi di Buonfollazzo

,

della quale fanno menzione Giovanni
Villani (^), c Scipione Ammirato il

vecchio (c) fotte l’anno 5>py. Egli è

ben vero , che dall’ Antiquario Cofi-

mo della Rena nella fua Serie de’

Marche!] di Tofcana (d) vien mcfla

in dubbio Ja fuddetta vilìonc , conr

cioffìachc non ne faccia punto men-
zione San Pier Damiano , il quale per

altro molto parla di Ugo , c delle-»

azioni di lui. Comunque però ne fia ,

egli è certo , che quella Badia da-»

principio fu tenuta da i Monaci Neri
di San Benedetto , col confenfo de’
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quali, per teftimoniodelfuddetto P.

Puccinelli ( a) ,
pafsò l’anno 1 5 10. ne’

Monaci Ciftercienfi d’Italia , i quali

vi ftettero fino all’anno 170J. in cui

la pietà religiofa del Gran Duca re-

gnante Cofimo IH. vi {labili in loro

Tece i Padri della Riforma de’ Ci-

ilercienfi, cognominati della Trappa
di Francia , ficcome più dillefamente

Tredraflì nella relazione di quella Vi-

ta . Intanto non farà forfè difcaro

,

che noi qui produchiamo la copia di

una Lettera fcritta dall’ Emincntilfi-

mo. Signor Cardinale Paulueci a

Monfignor Sanvitali , allora Nunzio
in Firenze, ed ora dignilfimo Cardi-

nale .

• !

illHfirìJfmOi e I^everendifmo Signore-

i, O ’è degnato Noftro Signore' con-

» i3 cedere agli PP. della Riforma

,, de* Ciftercienfi cognominata della

„ Trappa di Francia codefto Mona-

fiero , c Abbadia di Buonfollazzp

,, de’Ciftercienfi ad inftanza del Gran

„ Duca i in confeguenza di che vuole

„ S.B. cheV.S. repartifcaperglial-

(a) /x«.. a
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yy tri Manafteri della Tofcana i Reli-

,, giofi > che prefentemente fi trova-

,, no in detto Monaftero > tifando in

,, ciò fare ogni maggior follecitudi-

j, ne
,
perchè devono giugnerc quan-

,> toprima i Rcligiofi di Francia j ed

,, anche perche pofla S. A. far’ acco-

,y modare il Monaftero fecondo il

,, loro ufo . I Riformati fuddetti de-

,, vono edere fubordinati al Prefi- •

,i dente Generale de’ Ciftercienfi di

,, cotefta Provincia di Tofcana , con-

„ forme quelli della Trappa di Fran-

,, eia fono fubordinati al Prefidentc

,, Generale di Ciftcrcio in Francia.

,, Ed a V. S. auguro vere profperità .

„ Roma 30. Dicembre 1704.

„ DiV.S.

»> •yiffeT^ionatiJfmiopcr feryirla

,, F. Card. Paulucci

.

II. Ora per venire alla Vita di Fr.

Arfenio, nacqueegli in Parigi li iz. p.,.

Febbrajo dell’anno idff. Egli era ni-

pote del Cardinal di Gianfon , al qua-
le l’Opera vien dedicata , e fuoi geni-

tori furono Lorenzo di Fourbin,Mar-
chefe di Gianfon , c Donna Genovefa

di



i8(5 GioRN. De’ Letterati
di Brianfon della Saludie -, ambedue
Famiglie nobiliflime

, e delle più cof-

picue della Provenza . Al fecole ebbe

nome Francefeo TulTano; c non oftan»'

te la buona educazione , con la quale

lo allevarono i fuoi genitori , fi gittò

nelle vie torte del mondo , ficchè

giunto in età di io. anni , fi battè in.»

duello con altri nobili , ed uno fgra-

p. 6. ziatamente ne uccife . Coftretto per-

tanto ad ufeire e della patria , e del

Regno, pafsò all’ Imperio , dove fi

rendette chiaro nella guerra, che al-

lora fofteneva Cefarc contra gli Ot-
tomani} onde intervenne alla libera-

zione di Vienna, alla prefa di Buda ,

e ad altre fcgnalate azioni; ma nel

medefimo tempo la profeflìone dell*

armi lo diede in preda a que’ vizj
,
che

fogliono accompagnarla

.

La guerra, che pois’accefe tra l’Ira-

pp. perio, e la Francia , fece , che egli la-

feiafle la Germania, e fotto il finto

nome di Conte di Rofemberg ripaf-

fafiein Francia per fervire il fuo Re,
dal quale ottenne il pofto di Maggio-

re in un Reggimento Alemanno , co-

mechè al fuo afpetto non Io ammet-

tere . In più occafioni corfe in gravi,

emor-
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e mortali pericoli > ben conofciuti da

lui per inviti della Divina provviden-

2a
,
ma fenza aprofittarfene in emen-

dazione de' fuoi coftumi . Q^llo
principalmente a lui fucceduto nel

combattimento della Marfaglia , in

cui fu Jafciatoful campo per morto,
c fpogliato da’ nemici , che non fenza

particolare difpofizione di Dio lafcia-

rongli quel poco di fiato , che gli rella-

va, doveva fargli mutar tenore di vi-

ta , e tanto più
,
quanto trasferito a

Pinarolo , e toccatogli di alloggiare

nel Collegio de’ Padri Gefuiti, come
da i Cerufici vi fu guarito delle ferite

del corpo , così nelle falutevoli in-

fìruzioni di que’pii Rei igiofi poteva

ritrovare un’intero guarimcnto de i

mali dell’animo. Egli è vero , che

col mezzo del Sacramento della Pe-
nitenza riconciliolllcon Dio jma in fe

ritenne, come egli fteflb confeflfa , il

cuore oftinato di prima. Qmndi è , p.

che fe bene allora fece voto, rifanato

ch’c’foffe, di farli Religiofo della-,

Trappa , non sì tofto ebbe ricuperata

la primiera falute , che ricade ne’ pri-

mieri difordini , e fi feordò la pro-
mefla in tutto lo fpazio di tre anni ,

che
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che vifse fregplatainente in Parigi ap-

preflb il Marchefe di Gianfon Ino

fratello . Bifognò dunque , che la Di-
vina mifericordia lo vifitaffe con nuo-
vo flagello , e fu queflo di un’atroce^'

p.s6, dolore d’inteftini: il che finalmente

fattolo ravveder da buon fenno,egli fe

a fe chiamare il celebre Padre Mailìl-

lon della Congregazione dell’Orato-

rio di Parigi , e dopo una generai con-

feflìone della fua vita , gli fcoperfe il

fuo voto di ritirarli nel deferto della

Trappa , dove finalmente determi-

no di menare il reftante de’ fuoi gior-

ni > ficcome fece , licenziatoli dal fra-

tello , e dal fecolo . L’Abate del luo-

go lo ricevè lietamente, conofcendo

in quel cuore gli effetti della grazia

Divina, e gli conferì Tabito della Re-^

p. i8, ligione il dì /.di Dicembre del lyou
col dargli il nome di Arfenio

.

Con qual fermezza c virtù com-

pieffe l’anno del fuo Noviziato , e con

quale fpirituale dolcezza faceffe nell’

anno feguente la fua Profellìone ,.

avanzando a gran palli nella ftrada

della falute , non può leggerli in que-

llo libro fenza ’reftarne pienamente

edificato l’ànimo di chi che fia . Verfot

il fi-
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il fine dell’anno 1704. il Gran Duca.. P-

Cofimo moflb dal fiio zelo di promo-

vere Tempre più ne’ Tuoi Stati e la_»

gloria di Dio , e ’l vantaggio fpiri-

tuale de’fiidditi , cbicfe , ed impe-

tro dall’Abate della Trappa un nu-

mero fufficiente di Religiofi per la_.

Badia di Buonfollazzo , come di fo-

pra fi è detto . Nove ne furono fcelti

fotto la condotta dell’Abate Don Ma-
lachia , e uno di quelli fu Arfenioy'

In tutto il viaggio , dov’ebbe l’incon-

tro e di parenti , e di amici , diede

efempli notabili e di umiltà} e di ub-

bidienza, principalmente in Marfi-

glia, dove il Vefeovo era fuo cugi-

no , e in Antibo , dove il Marchefe

fuo fratello era in grado di Governa-

tore . La vifita , che dopo giunto in

Tofeana , e fermato a Buonfollazzo,

gli fece il Sig. Cardinal di Gianfone^
fuo zio , come lafciò imprefla in que-

Ao un’alta idea della fua virtù , cosi

niente diminuì in Arfenio di quella

profonda umiltà , con cui riguardava

fe fteflb , e nel cui efercizio trovava

ogni fuo maggiore diletto, nonme-
noche in quello della ubbidienza a*

l^aoi Superiori , e della fotferenza di

TomoV. N tutti



2i)o Giorn. De’ Letterati
tutti i difagj

, o forte fano , od in-

fermo. Fu (ingoiare anche nel ia fiia

carità verfo il proflìmp, e nella per-

feveranza dell’Orazione , con la qua-
p.6p. le ottenne da Dio l’imparare a men-

te tutto il Salterio Davidico , c TUfi-

zio Monaftico , la qual cofa aveva

inutilmente procurato di fare nell’

anno del noviziato . Il fuo ftudio par-

ticolare fu qyuello de’ Salmi , valen-

doli a tal’oggetto del Trattato che-*

fopraellì ne fece Santo Agoftino . 11

profondo difprezzo di fe medefimo
fece ricufargli il grado Sacerdotale

,

al quale penfava l’Abate Malachia di

promoverlo

.

Seguì nell’Agofto del lyop.la mor-
p 76. tedi quefto fuo Superiore, cd Arfe-

nio poche ore prima gli dilTc , che_*

fperava di nonavere a tardar molto
a feguirlo , e quefta fola grazia pre-

gollo d’intcrcedergU dalla Divina

clemenza, dalla quale ne fuefaudi-

to : poiché nel principio deU’annò

1710. una grave fiuflìone cagionata-

gli da un nervo attratto, e che gli

tolfe Tufo libero d’una gamba
,
lori-

dortTe airinfermeria , dove nondime-

no il fuo gran defiderio di patire ,
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quafi a viva forza, gli ottenne dal Su-

periore la licenza di oflervare i di-

giuni regolari , e di levarli la notte

all’ore del Coro j ne di ciò contento #

comcchc gli crefcelTe il male,-volle

,

e impetrò di riunirli con gli altri fuoi

Fratelli,!! che era, come egli diceva,

l’unica confolazione , che in quello

mondo e’ provalTe . Compiute più col

coraggio dell*animo , che con la for-

za del corpo le aftincnze della Qua-
relima , la febbre l’obbligò a ritorna-

re dopo l’ottava di Pafqua all’Infer-

meria
. Qm vi intefe fenza fmarrirli,

che là fua infermità già diveniva mor-
tale . Con tutti i fentimenti di umil-

tà , di compunzione , di gratitudi-

ne, e di amore verfoDio , ricevet-

te i Sacramenti della Chiefa > c fi-

nalmente fpirò tranquillamente li i r.

Giugno dell’anno medefimo in fu 1’

oradel Vefpro . Tal fu la morte di

quello buon Religiofo ,aflfai diverfa

da i principi della fua vita , e però più
mirabile . L’Autore, che ce ne ha da-

to il racconto , fcrived’una maniera

,

che dovrebbe fervire di efempio a
molti di coloro , che fcrivono in og-
gi limili Vite, poiché in talguifafta-

N z reb-
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rebbono lontani da certe forme di di-

re barbare , affettate , e proliffe j e

da quelle vane digreffioni , le quali

divertifeono a chi legge il frutto dell’

opera , e fanno parer lo Scrittore po-
co ingegnofo , e poco avveduto

.
Qw-

lunque e’ ne fia l’Autore di quefta Vi-

ta > ferive certamente con franca pen-
na , e tutti poflìede i buoni fonti del-

la lingua Italiana . Pare , e dal tito-

lo , e da var
j
luoghi di cfla , ch’egli

fia uno de’ Religiofi di Buonfollaz-

zo-, ma noi più tofto crederemo, che
da alcuno di loro gli fieno fiate fug-

gerite le notizie di efia , e ch’egli poi

le abbia sì tìlegantemente , c da buon
Tofeano diiìiefe

.

ILI. Dopo la Vita di Arfenio fuc-

p.pj, cede la copia fedele di una Scrittura

da lui difiefa nella fiia lingua nativa,

cioè nella Francefe , per ubbidire al

comando del fuo Abate il Padre Don
Malachia , e a fianco vi fi vede una

fedele verfione della medefima in.,

lingua Italiana
,
per agevolarne l’in-

telligenza , e renderla utile a mag-

gior numero di perfone . Spira effa

da per tutto fentiraenti profondi di

criftiana pietà , c ben fi vede , ch’ella

parte
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parte da un cuore^icno di Dio , e

perfettamente raflcgnato > e compun-

to. Vi fa TAutore una confeffione-»

(incera della fua vita paflfata > e quel-

la infieme del fuo ftato prefentc > e

ne attribuifee la mirabile converfio-

ne alla grandezza della mifericordia

Divina , e alla forza della fua grazia

.

„ Ella, dic’egli, feceinmeunfov- p.ioij

,, vertimento, e un cambiamento si

,, prodigiofo , non mica a poco a

i, poco , e a forza d’abito ; ma di

,, colpo , e in ua’iftante , che fino dal

,, primo di , ch’io fuiammeflTo ia

,, quella Tanta Congregazione , i di-

,, giuni, le vigilie, i lavori, ilci-

„ bo, il (ilenzio, le mor^cazioni}

,, quello totale rinnegahjento del

„ proprio intelletto , c del proprio

volere ; quella gran moltitudine

„ di Collituzioni , che vogliono un’

„ applicazione non mai interrotta, c

,, finalmente tutti gh altri efercizj

„ di penitenza , non folamente non

„ riufeirono a me punto duri , e dif-

„ fìcili , ma mi comparvero facili ,

,, foavi , ed amabili . Il mio cuore

,, non defìderava altro , fe non che

n Iddio meli facelTe praticare con.^

N 3 „ una
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una efattezza , corrifpondentc al-

1^ fua bontà verfo di me ; c quefta

?> non è ftata una difpofizione èffi-

3* mera j la fua mifericordia rha_*

j» fempreaccrefciuta in me fino al di

f i d’oggi „ . Va poi' defcrivendo di

una maniera, che edifica , le confo-
lazioni da lui provate in quefta fua_.

mumzione , e i veri beni , che vi ha
provati , in luogo di quelli , che ave-

13. va al mondo lafciati» Parla delle.#

Coftituzioni della fua Religione con
fentimento affai fublime , c conclu*t

de , che,purchè egli ne fia olfervante,

non c’è ne meno un momentò , nel

quale non poflTa fare a Gesù-Crifto un
facrifizio della fua volontà . ParagO"»

na lo flato degli uomini del monda
con quello de* clauftrali , e fa vedere

gli effetti maravigliofi della grazia-,

Divina , che in quefti combatte, e-,

trionfa , In una parola tutta quefta

fcrittura meriterebbe eflere intera-

mente diftefa , perchè fofle letta , e

meditata da tutti

,
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ARTICOLO XV.

Confidera^^oni intorno al Barometro del

Cartefiv, ed alpefo dell’aria. DdSig.

Marchefe Gio: Poloni, VentTjnno ,

pubblico TrofeJJore di M.teore y e db

, ^Jìronomia nello Studio di Padova.

E inutile , ne difdicevole opera

J^'>| cflere raggiungere qualche co-

fa alle tanteilette intorno a’ Ba«ome-j

tri , egli-è raanifefto dall’efempio di

tanti uomini illuftri , i quali,da
óf-.

anni in qua fucccflivamente nòn han-

no tralafciato di pubblicare qualun?

que cofa', ehe credettero poter edere

giovevole alla perfezione d’ùn tale^

ftromento * Varie fono le difficoltà >

che oftano alla coftruzione di un’

efatto Barometro : come il dilatarli »

e ì riftringcrfi de’cannelli per lo fred-

do,' o caldo maggiore : il rarefarli.^

o eohdchfarfì de’liquofi per la cagio-

ne medclima : i pòri del vetro , che

concedono
(
fecondo le loro grandez-

ze
)
maggiore , o minor’ adito alla-,

più lottile materia : ed altre limili

.

Q^fte tali però ,
ofono di fua natu-

ra
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fa molto picciole , o molto picci'olc

fono rendnte dagli opportuni rimedj.

Più grande c la difficoltà', che s’ in-

contra , fe fi vuole un Barometro , in

€HÌ diftintamente anche le minime^
mutazioni della gravità dell’ atmof-
fera oflervare fi pofiano . Perchè , ,fe

s’adopera un liquore, la cui fpecifica

gravità fia minima , bifogna fcrvirfi

d’un cannello di lunghezza tale , che

il liquore pofla fofpenderfi in un’al-

tezza proporzionale al pefo dell’ at-

mosfera ì ma una tanta lunghezza

maggiore di 3 3. piedi per li molti in-

comodi , che l’acéompagnano , ren-

de tali iftroraenti impraticabili . £
per lo contrario, fe s’adopera un li-

<pore d’una gravità fpecifica molto

grande , il comodo della cortezza del

cannello è minore dell’incomodo , il

quale proviene dal non poterli oller-

vare altre, fuorché le grandi , muta-

zioni .

Il celeberrimo Cartefio fu il pri-

mo ,
che uniflc il benefizio , che s’ha

dallaleggerezza del liquorc,al corno*

do della cortezza del cannello con.»

la coftruzione d’un Barometro , in cui

l’acqua è con l’argento vivo accoppia-
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ta . Dopo il CartcfiOjdi quello ftelTo

Barometro fi fervi il chiarifilmo Uge-
nio , il quale però col decorfo del

tempo conobbe , che levata la gravi-

tazione dell’ atmosfera fopra l’acqua»

coftituita verfo la parte vota dal Ba-

rometro , l’aria , di cui abbondano t

pori dell’acqua , liberandoli da i pori

medefimi, pafla ad occupare lofpazio

fuperiore del cannello , dove dilatan-

doli , e condenfandofi a proporzione

del caldo, e del freddo maggiore, o
minore varia le molfe del Barome-
tro , che dalla fola forza della gra-

vità dell’aria dipender dovrebbero .

Quindi rivoltoli! alla fabbrica del Ba-

rometro Doppio, da lui deferitto nel

Giornale de’ Dotti deH’anno 1672.

Ma non mancarono anche centra que-

lla fua invenzione oppofizipni, come
apprefiò molti , che di quella materia

trattano , fi può vedere 5 fra le qua-

li la maggiore è , che il cilindro dell’

aria non gravita fopra il mercurio

,

ma fopra l’acqua , e che di troppo
pieciola bafe dee eflìere il cilindro me-
defimo . Egregiamente ha queAa ma-
teria trattata il celeberrimo Sig. del-

la Hire nell’ Jfiuna dell’ »4ceademi(t

N s
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deiranno xyoS. in cui oltre alle

confiderazioni ìbpra il Barometro
Doppio ha dato il modello d’un’altro

Barokietro pur Doppio , ma di co-,

ftruzione alquanto differente . Ne (ì

può negare , che: dalle aggiunte del

Sig. dillo. Uire non fieno ftati fminui-f

ti i difetttdel Barometro Doppio :ma
quanto a me è difficile il ritrovare ,

chi mi Éabbrichi un cannello con tre

ampolle > quale è quello , che nell"'

Iftoria mcdcfima fi può vedere : dif-*

fi.cilepariraenteil riempierlo j nè ho,

ancora ben comprefo , come la maf-*

fa dei due liquori leggeri , che nonif

RiefGhiano ioficme j
polTa nello, fpa-

2io fra le due ultime ampolle eder

prefa fempre, come, d’una medefimà
gravità V Perciò ho ripenfato al Ba-

rometro Cartefiano , che fcnza dub-

bio è per la fua femplicità cftrema-

mente commendabile.
TAV., G^ale egli debba edere chiara»

mente fi comprende dalla folainfpe-

zione della figuraj in. cuiGR rappre-

fènta un cannello del diametro di due

linee >: il quale però verfo. la metà fi

dilata nell’ampolla ACDB,, Ucuidia-

snetto èdilinee i<J > ma dopo la me-

definaa
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dcfima il rcftante BG feguica del dia-

metro fteflb di linee 'due j &HPrap-
prefenta la tazza , in cui fta il mer-
curio {lagnante .

Qiwnto alla lun-

ghezza , la parte fupcriore EG del

cannello ( cheli fuppone figi Hata er-

meticamente in G
)
può farli di tren-

ta pollici j rampolla ACBD di pol-

lici 4 ; la parte poi inferiore SR del

cannello bifogna farla d’una tal lun-

ghezza , che
(
quando l’aria tiene il

mercurio fofpefo all’altezza medio-

cre di pollici Ì7 *“
)

l’altezza LO del

mercurio comprefa tra la metà LZ
dell’ampolla ACRO * é la livella

OK del mercurio nella tazza polTa

edere in circa di pollici ad.Ondctanc’;

acqua comune (la quale fia con ^
parte d’acqua forte mefehiata , acciò

non poda agghiacciarli , e di qualche

colore cinta
)
bifbgnerà infondervi,

quanta nell altezza LE podafupplire

al pefo d’un pollice » e mezzo di merv
curio-i e ponendo il pefo del mercu-
rio al pefoi dell’àcqua, come iziad
uno , farà l akezza dell’acqua di pol-

lici due de’ quali h debbono alla

N 6, metà
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fnetà deirampo)la,e i reftant» at can-

nello . Perciò preparato il cannello ,

come s’è detto , vi s’infonda prima
tanta acqua

,
quanta- baftì a riempiere,

la metàdclFampolla,e i^. pollici del

cannello ; poi tanto mercurio ben
netto , che fra l’aequa , ed il mer-
curio il cannello refti ripieno fino all*

cftremitàR.Immergali indi Tellremi-

tà ftcfsa R nel mercurio ftagnante

nella tazza HP, e farà fatto il Baro-

metro Cartefiano, che era da farli.

Per renderlo poi éfente dal difetto

dall’ Ugenio olTervato , bifògnerà

(dappoiché farà ftato quattro , o- cin-

que giorni in efperimento ) inclinare

pian piano il cannello finoa tanto che

liafattoqua.fi orizzontale: perchè al-

lora tutta l’aria ufeita deU’acqua lì

iklurràad una bolla : e pofeia ottu-

rata l’cftremità R con un dito, c cau-

tamente rivoltato aU’ingiù il cannel-

lo , la bolla raedelima d’aria monte-

rà per lo mercurio , e per l’acqua all’

eftremità R , ed ufeirà del cannel-

lo . S’ajuterà di molto il moto di que-

bolla, fe, avanti di capovoglkre

il cannello, fi caccierà nel medefimo

perl’cftrcmità R un foctil filo di fer-

ro
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ro doppia, che arrivi aireftremifà G,

per cuipiùfacilineRte Taria , Qclua^

certo modo , arrampica inalto.Con»-

feflTo , che di quefl’aria ,
quando paf-

ferà per l’acqua
,
qualche parte ne fa-

rà afiorbita dall’acqua medefima già

efauha : ma la maggior parte però

ufeirà fuori, 01tredichè> quando il

caldo fi fa maggiore, i liquori den-

tro il Barometro rarefacendofi ten-

tano di falir più alto , e Tària tentan-

do di dilatare li reprime più a baffo :

onde fi fa cosi una fpeciedi compen^
fazione . Ma , fe la detta operazione

tre, o quattro volte farà replicata,

credo , che refterà l’aequa si benpur-
•gata, e si poca aria nella parte fupe-

rior del cannello , che quella per nul-

la potrà riputarli.

Quando in tal forma polla quello

Barometro effere ad un buon’ufo ri-

dotto, chiara cofaè , che le muta-
zioni della gravità deH’atmosfcra po-
tranfi molto diftintamente conofeere

dalle mutazioni deiraltczzc dell’ac-

qua , le quali però non arriveranno

mai ad effere duodecuple delle muta-
zioni delle altezze del mercurio nel

Barometro ordinario y fe bene alla

prò-
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proporzione duodecupla , s’anderan-

noavvicinando , tanto più
> quanto la

bafe dell’ampolla farà maggiore del-

la bafe del cannello, e la bafe delia

tazza maggiore di quella dell’ampol-

la , Ma per poter cQmprendefe,quan-
ta fiaquefta maggior diftinzione , ho
{limato non fuperfluo dare la divifio-

ne (qhe non ancóra è (lata data) di

queftò Barometro , in maniera che

le parti delle drvifioni corrifponda-

no alle diviliofii deU’ordinario Baro-

metro»
Perciò date h’ano le bali. del cart-*

nello ^ aa. dell’ ampolla =5 hh- '^ì

della tazza re j e fupponiamo i,

che feemi il pefo delfatmosfcra , c-*

l’acqua cali
^

il ragionamento ftelTo

vale , fe crefcefTe ) da E inF; lì cerca

all’ altezza E F (che chiànieremo r)

del decrelcimento dell’ altezza dell’

acqua , quanto dccrcfcimento d’al-

tezza
(
che chiameremo x ).

eotrif-

ponda nel Barometro ordinario . Pri-

ma, perchè Pacq^ua , che occupava nel

cannello BG lo; fpazio dovuto all’al-

tezza r ,
paffa ad occupare un’egua^

le fpatio IZQX nell’ampolla ACDB,
de altezze di quefti fpazj fono fra
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loro in proporzione reciproca delle

bafij farà Taicezza LM. r; '.aa.bbx

ed LM zi > onde l’altezza LE

deir acqua farà fminuita dell’altez-

za EF 3 r ,
ed acrefeiuta dell’ al-

tezza LM tr ^ t l’altezza dunque

di tutto il calo dell’ acqua farà 3 r t-»

^ j e perchè a’ è pollo il peto del

mercurio al pefa dell’acqua ^ comej»

ri ad I, Faltezza del calo del mer-
curio corrifpondente all’ altezza r

nel Barometro ordinario farà

~ r-, . In fecondo luogo > per-^
J2. IZi/O

^

'

che lo fpazio IZXQ^ che l’acqua è

paflata ad occupare nell’ ampolla, è

{lato lafciato dal mercurio ,,il mer-
curio è calato d’altezza nell’ampolla

tanto i quanto è T altezza LM •, ed

altrettanto farà calato nel Barome-
tro ordinario , in cui óltre l’abbaC-

famènto già detto ,, lì farà anco ab^

badato d’ un’ altezza, t: L M zi

più ancóra, perchè l’argen-

to vivo , ehe occupava lo fpaziOj

IZXC^.
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IZXC^è paffato ad occupare un’egua-

le fpazio NYKO nella tazza HP ,

la livella del mercurio, che prima era

in OK , farà in NY , e Taltezza del

mercurio nel cannello computata»,

non più dalla livella OK, ma dalla

livella NY, calerà dell’altezza NO,
la quale è all’altezza ^ come Ib a

cf, c per confeguenza NO e:

Di quell’ altezza adunque farà cala-

ta anche l'altezza del mercurio nel

Barometro ordinario : onde , pollo

il decrefcimento deH’altezza dell’ac-

qna nel propofto Barometro =5 r,

il decrefcimento dell* altezza del

mercurio nel Barometro ordinario

E X farà eguale a i tre ritrovati de-

crefcimenti d’altezza, e perciò farà
r raa ratt

X Xz. ^ ori-

li 12^^ hh cc

de rifulterà vbbcc ii vaacc -{•li

raabb =s i ^ bbeex. Se adunque fa-

rà cognita la r y troveremo lax in-

ftituendo l’analogia iibbcc . bbc(

-f- uaacc -ì- izaabb: i r.x. Efc

per cafo incognita folle la r , e co-

gnita^ la x ,
quella fi ritroverebbe
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foftituendo 1’ analogia ; bbcc
X 1 ciacc -f- I xciabb . x ibbcc ; : x> r.

Onde con la maggiore facilità met-

tendo i valori numerici delle lettere

già conofciutcj fi può trovare lari-

cercata proporzione .

Che fc fi volcflfe procedere geo- TA-

metricamente, facciàfi cc . aa::bb -ff,
'

c s’avcrà Cf t= aabby e dividendo m.
per iiccb idue primi termini dell’

I ixaA

ultima anàlogia, refterà:
iz izi ^

ff
.j— b • ^ X - r . Nel femicircolo

AKE deferitto fopra il diametro
AE ^ fiano applicate AH =: a >

AK =5 /, e da’ punti H, e K della

circonferenza fi calino le perpendi-

colari HG , KI . Poi dai punto E
eretta fopra efib diametro la norma-
le EL AE t: b, e prefa EB sr
' I II

— AE 4* AG 4*

IZ IX

ta BL il luogo cercato: perche far^
I lìaa ff

femprc BE =: ^5 4* 4* *“ *

iz 11^ b

EL a ^ : BR. a x . RS =3 r

.

onde
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ondedivifa la BE in linee, e polli-

ci, e più minutamente, fé fi vuole,
s’ areranno facilmente nelle R.S le

parti proporzionali . Per quella fa-

cile. divifione, che fi nota nel modo
ordinario , al quale fiamo affuefatti »

ma piu pér la facilità della fabbrica-,

del cannello ; per la poca fatica.. ,

che fi ricerca ad empierlo-
•,
per la

gravitazione dell’ aria , che fi fa a

dirittura fopra il mercurio , ho cre-

duta-molto utile la reftituzione di

quello Barometro

.

Non voglio: però tralafciaré , che
oltre all’Ugeniana oppofizione

( per
quanto mi pare fciolta con la corre-

gione già detta ) due altre oppofizioni

potranno forfè effer fatte ; ì’una de-

dotta dall’ attaccamento dell’acqua-,

alle pareti del cannello, la quale-.,

impedifce qualche poco alla medefi-

ma il liberamente àfcendere , e dif-

cendere;
(
oppofizione che fi fa anco

al Barometro Doppio j e l’altra de-

dotta dalla lunghezza del propollo

cannello , che è di piedi y. in circa ,

quapdo la lunghezza de’ cannelli ne-

gli, òrdinarj Barometri non è mag-

giore di piedi tre, o al più di tre , e

mez-
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mezzo. Elle fi poflfono però affai be-

ne rifolvere j mentre quanto alla_r

prima , effendo il diametro del can-

nello di foprapropofto di due linee >

l’acqua può afeendere, c difeendere

molto liberamente j e quanto alla-,

feconda , la maggior lunghezza d’un

piede > e mezzo , o due rende j a

mio credere
,
poco incomodo : po-

tendoli quefto Barometro non oftan-

tc e maneggiare facilmente, e adat-

tare ad ogni llanza. Ma, più uni-

verfalmente parlando, aggiungerò 'i

che per le molte, oppofizioni , le

quali ho vedute farli a tutti i diffe-

renti Barometri fin qui inventati ,

credo, che lino ad hora per giudicar

d’un Barometro non bifogni cercare

,

fe cofa alcuna in effo polla defiderarr

li , ma cercare , fe in effo vi fia da
deliderare meno, che negli altri. ..

Nonpoffo in oltre tralafciar d’av-

vertire , che ( fecondo la determina-

zione del celebre Ombergo Eifenf-

chmidìo , e di altri , i quali hanno de-

finita. la gravità del mercurio alla_»

gravità deH’acqua in proporzione an-

córa qualche fcrupolo maggiore della

proporzione di i i ad i ) ho di fopra
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fuppofto eflere il pefo del mercurio
al pefo deiracqua,comeiz ad i . ben-
ché per lo palfato fi mettefle quella a

quella, come 14 adì , o pure come

71» a fi; benché in oltre io abbia
* 3

offervata in un cannello ricurvo la

proporzione fra Talcezza dell’acqua

in un braccio del cannello, e l’altez-

za del mercurio ('coftitiiito in equili-

brio con l’acqua medefima) nell’altro

braccio del cannello clTer ben mag-

giore della proporzione di 71^®
ma però molto minore di 11 adì.
Tuttavolta la {lima, che ho d’uomi-

ni così illuflri , mi ha perfuafo di

fupponere la loro determinazione

più tolto , che di formarne una nuo-

va . Se quella proporzione di 1 1 ad

1 s’accorda con la verità , ella rende

fofpetti tutti i calcoli , che hanno
avuta per fondamento là determina-

zione antica $ come fono quelli > coti

li quali dalle diverfe altezze del

mercurio nel Barometro collituito in

diverfe elevazioni fopra la fuperfìcie

del mare , s’é determinata la pro-

porzione fra la gravità fpcci fica dell’

aria, e quella dell’acqua . Orallando
aque-
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a quefta nuova determinazione , e

prendendo 6 3 .

piedi per l’altezza deli'

aria, che corrifponde aduna linea di

mercurio alla livella del mare , come
daH’cfamedi tutte le olTcrvazioni pre-

cedenti ha ultimamente dedotto (nell’

Iftoria dell’Accademia Reale dell’an-

no 170^. ) il rinomatiflìmo Cadìni il

giovane , trovo che la gravità dell’

acqua alla gravità dell’aria corrifpoB-

de in ragione di 757. ad i.

Come nel far quefto calcolo non ho
cavate le gravità dalla proporzione

inverfa delle altezze, ma dalla pro-

porzione d’una crolla, che in altezza

d’una linea foflfe adattata a tutta la fu-

perficie della sfera terreftre ad un’al-

tra crolla, che in altezza di 63. pollici

alla medefima fuperficie folle pure

adattata , m’è venuta curiolìtà di cer-

care con lo ftclTo metodo
,
quanta fia

la gravità deH’intiera mafla dell’aria,

che tutta la terra circonda. Perchè
egli è certo , che nella fuperficie della

terra l’altezza di tutta la malfa dell’

aria fa equilibrio con l’altezza di z8.

pollici di mercurio : retta parimente
fuor di dubbio, che tutta l’aria diffu-

fa intorno alla terra pefa tanto, quan-

. . to
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topefercbbc una erotta d’argento vi-

vo, che in altezza di 28. pollici fotte

adattata intórno a tutta la fuperficie

della sfera terreftre : onde ogni qual

volta fappiarao
,
quanto fia il pefo di

quetta erotta , cioè dell’argento vivo

,

che in equilibrio ftarebbe con tutta la

inatta dell’aria,fapremo ancóra il pefo

di tutta la mattfa medefima . Prenden-

do adunque , fecondo le rinomate mi-

fure del celeberrimo Sig. Ticard

,

la

circonferenza della terra di pollici

• !..
1478^^^200, c’I diametro di pol-

I

lici 4707787(18 , farà la fólidità di

tutta la sfera terrettre di pollici cubici

4 . 3 . t . 1 > *

y4(j325)37i5»ioS2i435)}774o8oo 1

e aggiungendo al femidiametro della

terra pollici 28. la fólidità d’una sfera

fatta da un circolo deferitto co qiietto

raggio accrefciuto,farà dipollicicubici

4 . 3 . ì ‘ * •

f4t?f427(jf03pii(>i i5)So8f>5i307 .

Sottraendo la prima ritrovata folidl-

tà da quetta feconda » la quantità del-

la erotta ricercata , cioè dell’argento

vivo , che in equilibrio ttarebbe con_»

tutta la matta dell’aria, farà di pol-

lici
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'

lici cubici

. 3 0 % . I

2i335>3iiS3j)468o43if8f07 ,

i quali hanno un pefo almeno di libre

. 3 .a , 1 . .

i0375a7707474i40i>S<J87Zf :

cioè di più di diecimiJle milJioni di

millioni di millioni di libre, il qual

pefo è più di millecinquecentocin-

quanta volte maggiore del pefo , che

viene all’aria atribuito dal celeberri-

mo Bernulli , nelle cuicento Pofizio-

ni Fiiofofiche v’è quella cefi : heiUboro

opus babeti qui yifis no/iris experimen-

tis , de aeris gravitate dubitare ad-

hucaudet: quìntotus aer gtobum ter-

raqueum arnbiens , minimum ponderata

6,687, 560, 000, 000, 000, ooo-li-

bras y i. e. centenariorum plus
, quam

fexagies fexies mille millionum millio-

nes

.

Ma come egli ha definito il pe-

fo dell’aria tanto minore di quello ,

cheveramentc c } così credo , che^
egli con quel numero abbia voluto in-

dicare eflere grandiflìmo il pefo dell’

aria più collo , che determinare il pe-

fo Hiedcfimo
.
Quando adunque la_,

gravità dell’aria Cnon oftante l’efler-

ci rimeifi a non metterne in conto al-

' tra

,
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tra > che quella ,
la quaic tiene il

mercurio fofpefo all'ordinaaria altez-

za )
trovali , equivalere ad un tanto

nunicro di libre , quanto Tabbiamo
computato grande a maraviglia , non
cdaftupirfi , fe dalla gravità mede-
fima fieno tanti fenomeni prodotti, e

fe ( effendo il Barometro il mezzo più

ficuro per, accuratamente indagare i

TAV.tnedefimi
)

fi tentino tutte le cofe re-

putate giovevoli per ridurre a perfe-t

zione il Barometro.

ARTICOLO XVI.

ContìnmT^onz dell' Articolo XV. del

Tom. IL di quello Giornale > ovvero

SoluT^ione generale dclTroblema in^

verfo delle Porose Centrali , per via

del metodo ivi propojìo > efola appli~

cato adunipotefi particolare . Con

l'aggiunta d'una SoluT^one d'unal~

tro Vroblema più generale toccante

le for's^e reqmftte ad un mobile per

descrivere in un meT^ fluido > e re-

ftfiente (
qual fi fta la legge delle

reftfteno^) una data Curva . Del Sig.

Gio: (acopo Ermanno , Tubblico

Trofcjfore di Matematiche nello Stu-

dio di Tadova.
Ognii-
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OGnuno per poco verfato che lìa

nelle matematiche j refterà d’

accordo,che la teorfa delle forze Cen-
trali dal celebre Ugenio primiera-

mente propofta , da diverfi pofcia

grand’Uomini ormai lìa > non folo

chiaramente fpiegata, ma altresì dJ

varie notabiliffime fpeculazioni di

modo accrefciuta , che pare , che a

loro nobili ritrovamenti in quefta

materia aggiqgnere nulla fi pofla .

Perciò a molti farà forfè partita fo-

verchiala noftra briga di dedurre,

nel fecondo Tomo di quello Giorna-

le , da’primi fuoi principi tal dottri-

na , come feda altri mai più non fofle

fiata maneggiata . So molto bene,
che averei potuto far di manco , fo

avelli avuto in mira di regalare con
qualche feoperta fublimce ftrepitofa

i maeftri dell’ Arte } ma come la mia
intenzione non fu tanto di fcrivere

per quelli , quanto di trattenermi
con quegli , che in quelle cofe Fifico-

matematiche^meno inoltrati,ma bensi

di efie dilettati, non hanno la comodi-
tà di leggere quelFOpere, ove di que-
lle materie a bella pofta fi trattajquin-

di è, che per quelli ho premeflb le co-

O feful
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fciirl propofito delle forze centrali ,

non già come nuove, poiché da altri

fovente dimoftrate le diflì , ma come
neceflarie per intendere,quanto io era

per dire circa l’inverfo problema di

quefte forze , Imperocché la fcarfez-

21 del mio talento nulla fiiggerendo-

mi , ch’io credeflì degno deffer pro-

pofto agli eminenti Geometri , mi
voltai verfo quegli,che nelle matema-
tiche fono di più corta vifta , a’ quali

fìimava acconcio lofpiegarcon tutta

la chiarezza poffibile la dottrina , che

aveva per le mani , perché fembrarai

chiedere la gmftizia , che que’ che ftu-

diano k altrui fatiche , almanco con

una chiafa efpofizione dell’argomen-

to, di cui fi tratta , daH’Autore ven-

gano premiati. Neireftopoi , che il

miftero delle forze centrali fia tanto

felicemente fvelato , non bafta per

dire , che tutto ne fia efaufto, quan-

do retta ad ifcior l’inverfo problema

di quelle forze , ficcome la facilità,

con cui fifa oggiditirar letangentiin

ogni forta di curve , non impedifce,

che non fi abbia a fpecular affai fu 1*

inverfo metodo delle tangenti lonta-

no ancóra dal colmo di perfezione. Il

famo«
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f

famofo Sig. Newton habésìdatauna

foliizione deirinverfo Problema deU
le forze centrali in generale, ma co-

me detto abbiamo nel fecondo tomo
del Giornale , fenza curarci di appli-

car h fua foluzione generale a quell*

ipotefi particolare delie forze in re-

ciproca duplicata ragione delle di-

Itanze del mobile dal centro, che pro-

duce le fole fezioni del cono , con-

tuttoché fu qiieft’ ipotefi giri quafi

tutto il filo fiftema del mondo . Onde
10 curiofo di fapere

, fc da quciripo-

tefi particolare le fole tre fezioni co-

niche abbiano da nafcere , ho tentato

di fciorre il problema folamente per

quefto cafo,benchèco*medefimi prin-

cipj di metodo aveilì potuto trova-

re con tuttala facilità pofiibile una_^

foluzion generale per qualfivoglia

forza centrale; epofcia fenza timor
di commettere il grave delitto dire-

petizione , mi prefi la cura di pub-

blicarne la mia foluzione. Ne meno
11 Sig. Gio. Bernulli ebbe fcrupolo d’

inviarne a Parigi le fue ingegnofiiS-

me, come tutte le fue altre feoperte,

per comunicarle con quella famofifiì-

ma Accademia Reale delle Sciéze,al-

O z le qua-
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le quali per l’amor , che mi porta , ff

deg^iiò d’aggiugner lamia

.

Prima di venire alla noftra folii-

zione, farà di meftiere , il levarei’

equivoco d’una noftra aflerzione nel

Tomo II. del Giornale, ove a c.^6o.

dilfi, che quefloTroblema inverfo del-

le fov^i^e centrali y generalmente nm fi

potrà forfemai /ciog/ierc . Ma chi leg-

gerà quello che immediatamente fìe-

gue ,ove apertamente diflì , avere il

Sig. Newton trovata una foluzione

tale quale, facilmente s’accorgerà ,

che non vi s'intende qual fi-fia folu-

zione, fuppofta la quadratura delle fi-

gure curvilinee , ma una foluzione,

che produca Tempre unaxurva alge-

braica,come in queiripotefi,che pro-

ducono le fezioni del cono , ed altre

curve geometriche . Ma fe il Proble-

ma fciolto s’ammette (come ftirao,

che ammetterlo fi debba^ quando 1’

indeterminate colle loro differenziali

fono feparate , e tutto il rimanente fi

riduce alle quadrature delle figure

curvilinee , benché quefìe quadratu-

re algcbraicamente , Tempre averli

non poffano ; in quefto fenfo confen-

tOjche il Problema da’Sigg Newton,
e Ber-
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e Bernulli , e poi dal Signor Ver-

zaglia generalmente è fciolto . E pu-

re in quefto fenfo ne daremo la no-

ftra,tratta da principj faciliflìmi, fen-

zafcrvirci del circolo combaciante la

curva ,ne meno d’una par ticolar for-

mula delle forze centrali , Ma avanti

di addurre il calcolo , mi trovo in ob-

bligo d’avvertire, che per comodo
degli ftampatori ci ferviremo del mo-
do Leibniziano in efprimere le fra-

zioni, fcrivendo amendue i termini

in una medefima riga , ma prima il

numeratore, poi due punti , e imme-
diatamente appreflfo il denominato-

re , ficcliè di due quantità, chehan-
no due punti in mezzo , la prima de-

noterà il uumerator d’una frazione ,

il cui denominatore farà la quantità

4
che feguei due punti . Come a dd\',—a
ydx--xdy denoterà la frazione

4
a dd^ ^ 5—— ^5 & / a : 5

*-

,

—
^ ^

ydx—xdx
4 2,

a dd‘2^ : ydx-xdy \ rifteflb , ché.*

O 3
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4 4
a a dd:^

/ S . Onde fe

3 1

* ydx—xdy
fi troveranno più frazioni in una fila,

il denominator di una fi diftinguerà

con i dal numcrator della feguente

frazione , il che batterà una volta per

tutte d’aver avvertito.

II. Si cerca l'orbita ^bCd
(
fig.II.

Tav. IV. Tom. II. pag.4^<J. del Gior-

nale , per non moltiplicar fenza ne-

cefljtà il numero delle figure ) che de-

fcritta dal Tianeta , queiìo di continuo

yenga fpinto dalle forz^ centrali ten-

denti al fuoco S y & in qualfiyoglia

modoefprejfe con rindeterminate SC y e

ccflanti quantità • Oltre tutte le linee ,

chenel^. Vll.pag. 46Z. Tom. II. del

Giorn. erano a tirarli dal centro S coll’

intervallo SB , defcrivafi l’arco BO ,

che feghi la SG in O , il qual’arco

benché nella figura non fiaefpreflb,

colla penna facilmente fifupplirà , E
ritenendo i nomi delle linee nell’ac-

cennato luogo , fieno ancora l’arco

BO =1 dr > SB ovvero SC, che vi

era =5 La forza cen-

trale
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trale in C j =; / efprefla con ^ , c

conftanti quantità , lìa finalmente.*

BC zìi ds i ed efsendo OC =3

2 2 2 2.2
farà dr zz ds d-?^ '=i dx dy ^

2

dii' . Il doppio del triangolo SBC ,

ovvero SBO uguagliando il rettan-

golo IBMNj darà =3 ydx-xdy;
Z z z

onde dr zz ydx-xdy ; — dx
z z

+ dy —» . ( A )

III. Eflendo il tempo, in cui il Pia-

neta deferive Io fpazio CD , come il

rettangolo collante IN, cheè’l dop-

pio del triangolo SBC 5 la forza cen-

trale /, ftaràalla DF =; —‘Z^ddx'.X

4 ^

come d quantità coftarte , ad
. . ^

ydx-xdy differenziale collante,quin-

4
di nafee l’equazione ^ a ^ddx : x—

i

=3 f , ydx-xdy . (B) L’equazione

+ jy 3 ^ differenziata due
z

volte , darà xddx + yddy dx +
2 2

dy 3 :^dd;( >}* d^ -, ovvero xddx 4*

O 4 yddy
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^ i 2« 3^

yd'dy =3 ~
(cioè per li. di quello ) =3 ^

2r

dr . Poi, i triangoli'lìinili EFD , c

CSK , danno ddy =J yddx : x , il

che foftituito nell’antecedente equa-

zione , fa XX + J'y , ddx : x =3

%

Ci^^ddx : X ^ dr
(
cioè

2.

foftituendo ydx-'-xdy • ^ in luogo
Z z

didr ) rn :(dd:( ydx—xdy :

4 4 - 2,

ondc^ a r^^ddx :=J ydx-xdy\

3 4

j ^ ^ dd^:i^
(
e per ragione delF

2.

equazione (B) =3 /, jdx—xdy j
quin-

1

di dividendo per ydx—xdy e molti-

plicando per , caveraliì fd\ =;

4 3 4 — 2»

fl dc
5^: i -Hfl d:^dd:;( : ydx—xdy ;

(C)

IV. Ora perchè ydx—xdy > e co-

ftante, lì poflbno trovare fenza veru-

na difficoltà l’integrali deU’equazìon

(Q che diventa y/d^ =3 ^
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4 41 i

a : 1%;^ \ ^ a d\ : ly ydx—xdy .

Fatte Je integrazioni fecondo le rego-

le già note del calcolo integrale *, e fi-

nalmente quella ultima colle regole

ordinarie dell’Algebra , fi riduce a

dr ydx--xdy aad:^: diwiio

yf fd^ ^ ^i^Che è lequ^

zione generale della curva ricercata.

Reità ancóra a far vedere ^ come da

quella equazione abbiano da nafeere

le fezioni del cono polla f z:^ aag :

cioè in reciproca duplicata pro-

porzione delle difianze:^, del mobi-
le dal centro delle forze , giacché aF

parere de) Sig.Varignon
(
che ha tro-

vate anc'i’cgli diverfe foluzioni di^

quello problema
)
una tal deduzione

non è più facile dello fcioglimento

elei Problema illeflb in generale: tan-

to è lontano ^ che la cofa fia troppo fa-

cile per impiegarvi un poco di tempo^^

V. L’ultima equazione del para^

grafo antecedente ridiicefi anche a

ydx y^xdy : z: ^^t/:^;divifoper

mezzo dellequazione alTunta a pia**

O 5 cimen-
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eìraento my S ex (ove m è inde-
terminata , e c coftante ) diven-
ta edm : cc + =3 aad';^ :

^ 4 ^^ fD). La pri-

ma parte dellcquazione antecedente

D j fi trova efsere l’elemento d’im’

arco circolare , la cui tangente è =;

m di vifo per .lo raggio C , ovvero un’

angolo infinitamente piccolo . Donde
è manifefto > che in qualfifia ipotefi

particolare , fe l’ altra parte dell’

equazione fìmiln^ente ridurli potrà

airefprefiìone d’un’angolo , la cui tan-

gentefia Uy dataalgebraicamente in

e collanti
,
e ’i raggio una data />,

farà edm i cc mm =3 bdn : bh

nn ; e polla c zn h { il che è

fempre lecito ,efsendo c , benché co-

llante, d’una arbitraria grandezza)

farà eziandio :3 » > e confeguen-

temente m farà anche efprefta in

€ collanti ; adHnq,ue l’equazione af-

funta my =: ex fata eom.pofta dal-

le fole indeterminate x-, y > y ccor

llanti
, ovvero di due fole indeter-

minate x > ey la efsendo

^xx"^ yy j onde pofì’e le fùddette

condì-
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condizioni trovcraffi fempre un’equa-

zione algebraica della curva ricerca-

ta . Per applicar quella regola al no-

llro cafo j ove / s aag : >
1’

equazione (D) diventa edm : fc

+ mm =: aad?^ : divifo per

+ laag^—i a^( ovvero facen-

do «4 : « ) =: —
' da :

4^4^ 4* ig» 5 (cioè fatta V a
=3 ^ t , e hh =i ab gg ) ^

— . Ora elTendo quell*

ultimo, l’elemento d’un’angolo , il

ciiifeno S \/hh tt , e ’l raggio r:

/5> , fia » la tangente dell’angolo , e

t diverrà zn hh \ y/hh'^nn
^ il che

foflituitoin luogo di f, c ’l differen-

ziale di queftoin cambio di dt , ne
rifultèfà hdn : hh ^ nn zi edm :

ec mm > adunque effendo czi h ^

farà m zz n y onde avendo u ^
aa : =i g>^ t g ^ hb i

i^x\aa ^bb-^nn zi g!^

ì/bb ^ nn gb e perchè e zi

et» " n i my — ex diventa-»

Q 6 jBV



5^4 GioRN. De’ Letterati
ny hx j cioè « =3 bx : y , e

^bh'^nn S h x/xx + jj : y =j

: y j foftituito poi il valore di

^hh-\' nn nell’equazione pro(Iìma_.

antecedente , fi avrà iin’aitraj la qual

ridotta , farà'^
44 ^ ( r;

V^xx+ yy affatto fimile a quella , che
trovammo pag. 4^4. Tom^ II. del

Giornale, ove il divario con quefta

confifte folo nelle denominai^ioni del-

le linee, cfiTcndovi a ciò che qui de-

nota ^ , e le b , c S£ X j ciò che
£

iqui è ^ , b , &y. Adunque l’equa-

zione qui trovata efprime general-

mente le tre fczioni del cono ,
il che

era a determinar fi .

Da tutto quello calcolo , ovvero d’

un’ altro equivalente a quefto appa-

rifee , che il cavare dalla foluzione

generale dell’inverfo problema del-

le forze centrali , le fezioni del cono

per l’ipotefi particolare di effe forze

reciprocamente proporzionali a’ qua-

drati delle diftanze del pianeta dal

cestro delle- forze ^
non è meno bre-

ve
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ve deiriftelTa foluzione del problema
generale , e che per quella cagione

più breve era lo fciorlo a dirictura in

queiripoteiì fpeeiaic, come feci nel

luogo accennato del fecondo Tomo
del Giornale > che di trovar prima
lina foliizion generale , e poi con al-

trettanto , o forfè più lungo calcolo ,

dedurne quello che andava cercan-

do ,

VI. Ma farà ormai tempo di venir
'

alla foluzione del Problema mento-
vato nel titolo di quella dhfertazio-

nc. Per maggior chiarezza della mia
atialilì , è necelTario di premette-

re il fcguente , ma facililììmo lem-

ma .

Sepir gli angoli D , e F di qualfi-lAV.

vogliaparallelogrammo DHFIpalJer.m-

no difuori ^ le due parallele DB, FB,.^"
e forra qucfle da i quattro angoli ca-

deranno i perpendicoli DE, FV, HL, &
IL prolungato in 0 j farà fcmpre la

diFtanga DE delle parallele DB, FB,
uguale alle HK & IL infieme -, eia

diflanga FE ddle perpendicolari DE
& VE , che paffario per li medefimi
angoli D e F , eguale a DK _ DL,

Fig. I

,

e 2.
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i. ovvero FE DK «f* LD, fe la

DE cade fuori dell'angolo HDL
Il che cfTendo tanto facile a dimo-

ftrare anche a’ principianti , ftimo

fuperfliio di addurne la dimoftra-

zione .

Corollario .11 lemma fnflìfterà an-

córa con tutto il fuo vigore nel cafo ,

che concorrendo le rette DB , FB

,

formino col fuo concorfo un’angolo

infinitamente acuto , perchè in tal

cafo , le linee concorrenti eziandio

fono parallele ,
giacché concorrono

folo ad una dillanza infinita rifpetto

a quella EF che hanno fra loro linee

che concorrono

.

VII. Problema . Dati due , o più
centri in un medefmo piano , virfo i

quali fpinto un mobile inm refi-

flente , con certe forze » e date le leg-

gi di quefie forze centrali ìnfieme con

quelle delle refifitnzedel mezzo finido,

ritrovare la curvai che ’/ mobile in effa

^ fluidofarà obbligato di defcrivere

.

Sia

*j^^'ABC la curva da defcrivere dal mo-

jig.f bile proietto nel mezzo reiìftentc > e

M, N i ftiochi , ovvero centri , vcrfo

de’ quali le forze centrali dirigonfi »

Prolungato l’arco infinitamente pic-

ciolo
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ciclo della curva AB in L, fino che
BD ^ AB y e tirate le DM> DN, da

i centri M, N fieno deferirti per ii

punto B della curva , i menomi ar-

chi BSy BTy e nelle rette DM, DN
le parti DH c DI

(
tali, che deferit-

to il parallelogramo DHFi l’angolo

inferiore HFl tocchi la curva in F,
)

fìiano fra loro in proporzione delle

forze centrali tendenti a i centri M,,

N. Da i punti H & 1 del parallelo-

grammo cadano le HK & IL perpen-

dicolari alla BL
,
c finalmente fatta

BD zu BE, tirili DE,c la diagonale

DF del parallelogrammo . Di qui fi

cava , che elfendo nel triangolo ifo-

fede BDE gli angoli RDE c BED
eguali, efii faranno ancora retti per

cagione dellangolo DBE (
mifura

della curvatura in B^) infinitamente

acuto; farà dunque DE parallela al-

le HK & IL . Ciò pofto

,

Vili. Il mobile feorrendo l’arco

AB comma certa velocità, e perve-

nuto in B, farà, sforzo di feguitar col-

la medefima velocità la fiia primiera

direzione fecondo la retta BL, male
forze centrali, che fpingono aneli’ dfe
il mobile fecondo k DM, DN verfo i

ceppai
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centri M & N, obbligheranno il cor-

po di prendere una nuova direzione

differente dalla BD, la qual rifulte-

ràdal concorfo delle impreflìoni del-

la forza projiciente BD, e del le cen-

trali efprcfle per DH, e DI, lati del

parallelogrammo HI . E poiché giu-

itala dottrina del moto comporto il

concorfo delle imprertioni delle due
forze centrali DH, DI, fta nella dia-

gonale DF del parallelogrammo ; il

moto refultante dalla forza projicien-

te, e dalle centrali, farà comporto di

due moti BD , e DF, e quelli com-
pongono il moto fecondo BF. Adun-
que avendo il mobile con una certa

velocità, in un tempo infinitamente

piccolo, percorfo l’arco della curva

AB, nel momento fufieguente fcorre-

ràfoloFarco BF minor di AB, odi
BE in un mezzo , che nonrefirta al

fuo moto , che femplicemente chia-

meremo voto . Adunque in un mez-

zo fluido e refirtente , come lo fup-

poniamo ,
il corpo nell’accennato mo-

mento di tempo defcriverà uno fpa-

zio Bg ancóra minore di BF, che già

è moftrato minore di BE,ovvero AB ;

quindi fegue , che gE farà la diminu-

ziofte
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zione dello fpazio , della quale Bg è

mancante rifpetto al primo fpazio

ABj e per confeguenza il mobile farà

eziandio fcematodi velocità nel paf-

far di AB in B^j ora perchè gli fce-

mamenti di fpazio c di velocità fuc-

cedono in tempo eguale a quelIo,che’l

mobile impiega a percorrere colla

velocità intera * intero io fpazio ABj
ftarà lo fminuimento di fpazio gE,

all’intero fpazio BE, ovvero ABjcome
lo fminuimento di velocità , alla ve-

locità intera

.

Prima di andar’ avanti , refta di

ben avvertire, che tuttele lineette in-

tercette dalla retta BL, e l’arco BgC
eflendo infinitelìme del fecondo gra-

do, quelle del primo faranno ripu-

tate'uguali , quando tra loro differi-

ranno folo d’una di quelle intercette,

ovvero d’una infinitefinw del fecondo

ordine

.

IX. Sieno MB x , NB t= 31

,

BR il femidiametro del cerchio com-
baciante la curva in B, =5 r; la_.

forza centrale che tende al fuo centro
M, iz ^,qiiellache tendealcentro

N ^ j la refiftenza del mezzo
fluido inB, t: R , ladcnlìtà della

mate-
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ftiateria Ja velocità con cui il

corpo fcorre 1’ arco AB — « , lo
fccmamenco di quefta velocità •—

du,SG=^SD =i dx, BStr d«;CT
=; DT =5 dyjBT =3 <J(S; BG tr

=: BF £= BE =: AB tr * .

DH Et cflcndo DH. DI::

f.gì farà DI =; gd^: f

,

E i trian-

goli fimili BDS > DHK •> renderan-

no DK =: dxdtt :ds . t KH tr dudu'.

dr i e i fimili triangoli DBT e DIL;
DL t: gdydeo'. fds

,

e IL c= gd^dui

fds. Oltre ciò le tre BR,,BE,&ED
eflendo in continova proporzione, la

DE farà =: ds^:ri Ma per illem-

naa, fi ha DE =; HK + LI j ovve-

ro ds^ r =3 fdttdu 4- gd$d» : fds t

rfi) e FE = DK — DL zi fdxd*> —
gdydu : fds

.

Ma per quello s’è detto

nel finedel Vili, di quello, ftarà

g E . BE : : du. u', quindi nafce_»

^E =: — duds : « =3 ^F 4- FE >

adunque jF s — duds: u; — FE
s — duds : u ì — fdxdu -E gdydm :

fds

.

Ora eflendo g F parte dello fmi-

nuimcnto di fpazio^E, cagionata_>

dalla refiftenza del mezzo in B > e

eonfiderando la refiftenza come una

for-
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forza coftantemente applicata al mo-
bile, lofpazio^F farà come la re-

lìftenza R moltiplicata col quadra-

to del tempo •, il tempo è come lo fpa-

zio AB divifo per la velocità «, con

cui eflfo fpazio viene fcorfo , cioè tr
Z

ds: u . Adunque Rds :

uii ‘/ovvero foftituendo il valor di
2 2»

gF‘, Kfds £= —fttduds —fuudxd»
guudydv

(
F )

Medcfimamentc lo fpazio DH ca-

gionato dalla forza centrale

è

co-

me detta forza moltiplicata col qua-
Z

drato del tempo
•,
cioè dti> ir fds :

UH . E foftituendo il valor trovato di

dfff j nell’ equazioni ( E ) e ( F
)

fi

avranno due altre (G) & (Hj liberate

dall’ incognito differenziale da.

uu =1 frdet 4- grd0 : ds

.

(G)
Rds zz — udu — fdx 4 gdy

.

(H),

Ora quefte due equazioni , piena-

mente fciogliono il problema, per-

chè nella (G ) effendo » data nelle

indeterminate della curva, cioè con
le variabili x ,y ,d,t ,d(S , dx,dy,ec.
ecoftanti, e R fempre data in «, e

neH’indeterminate della curva, farà

pure
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pure la medelìma R data nelle fol«

indeterminate della curva , e coftanti

quantità i adunque foftituiti i valori

di R, e di «da nell’equazione (H),
fi troverà Tempre una , in cui altre

indeterminate non v’entreranno, che
quelle della curva , la quale per con-

fequenza efprimerà la natura della

curva defiderata . Il che era a tro-

yarfi.

SeR,e^ o, nell’equazione (H),

farà udu =5 fdx > ed integrando

t; ^ fdx t cioè u

ab
1. ^fdX' Ora perchè lo fpa-

2Ìo percorfo BG fta come il tempo
moltiplicato colla velocità » , dun-

que fe il tempo fta come il rettan-

golo MBS doppio del triangolo

BSM > farà aads tr uxd» s: xd*

'^fab--^ fjdx. quindi fi cava d» !=:

aadx : \f abxx — txxf^fdx — a '*•

> ecco

dunque un’altra foluzione dell’ in-

verfo problema delle forze centrali ,

affatto concordante con quella di fo-

pra
.
§.Y,

IX.
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!
IX. Per lo fcioglimento del Pro-

jblema propoftonel Tomo III. di que-

ifìo Giornale , pag. fo3. ove fi tratta

di ritrovare la forza centrale requifi-

ta ad un mobile per defcrivereuii un

mezzo fluido e refiftente al fuo mo-
to, una data curva, cflendo la refi-

Itenza R t=: u ^ i cioè proporzio^

nalealla velocità (u) del mobile ele-

vata a qiialfifia dignità (w) e molti-

plicata per la denfità del fluido re-

fiftente y Bafta di annullare nelle

equazioni G & H le ^ , e mettere
n ^

u . ^ in luogo di R, e quelle equa-

zioni diverranno m frdy : ds

.

(L)u ':i^ds tr —. udu ^fdx

.

( M)i
qui fta dy in luogo di dot per ac-

comodar le noftre Formule a i firn-

boli dciraccennato luogo del Gior-

nale. Ora foftitiiendo uuds’. rdy in

vece di / nella formula
( M J

dividendo per uu , avremo

^ -hpdx-hti qdx := e(0),ove

p ì=i ds i rdy, e qdx =3 “S^s , E fe-

condo il metodo del Sig. Bernulli per

feparar l’indeterminate con le loro

diffe-
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differenziali , regiftrato negli Atti di

Lipiia pag. n^. pongo » =J

MN f e ciò Ibllituito nella formula
dM dN

( 0)t da — — *{- pdx +
M N

«—

i

M N ^dx s 0 j c poi faccio

<<Af

— t= j onde log. M “ ^J^pdx

S ( facendo log. cr i ) ^J^pdx in

ù -fpdx

log. Ci quindi M != c > tara
dJ^ n—i 1

pofcia—• h-M N ({dx =: —

•

N
^ \fpdx

N c qdxy ovvero,

I—« z-^vfpdìi

N rfN =: c qdx.&c intc-

i—

«

grando , e riducendo N :::

^ l---fifpdx 2,-«

J c qdx ,
cioè N ir n^i

/
' 1—«fpdx
c adunque u MN

)

--fpdx i-w

c

i-m ^ 1

/ c

—»Pfd>
qdx

la
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la formula L da
f

ts uudsx rdy =J

uup > dunque farà

^iffdx 1 . 1» z—tifP^^

\f t= pc yjn -ì.J c qdx

nella fuppofizionc, che il mobile vada

airinsù della curva di B verfo C »

ma fe andaife all’ingiù di C verfo

B , ne rifulterebbe

—zjpdx i—>» x—H/pdx

f‘:^pc \/ i-np qdx.

Adunque in nifliin cafo può venire

. a, \-m
/:= f y/'zHr

aJ c qdx ,

ove m —-«} come nelle mie formu-
I

le , & <t I
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ARTICOLO XVIL

l^ìfiretto d' mx lettera del Sig. V a-

RioNON deWaccademia Fregia delle

SeienT^e di Tarìgi , ad un fuo mimico
in Italia, circa la controverfìa dei
più ch’infiniti tradotto dal Fran-

cefe in Italiano»

HO fa'puto , alcuni giorni fono »

da una perfona tornata d’ita-

lià , che ’l trattato De lafinitis infinito-

rum del P. Grandi è ftampato . Sono
aflai defiderofo di vederlo, benché

nonifperi trovarvi dei più ch'infiniti,

cioè de i piti eh'inefaujlibili dimoltrati.

Sarebbe fcherzare , e muover pura

cjuiftionedi nome , il chiamar più eh'

infinito, un’infinito maggiore^d’un’

altro; imperocché con tutto ciò non

cefla di efiTer’ infinito, e farebbe co-

me chi nominane, più che finito utl_»

finito maggiore d’ un’altro. Non_t

credo , che ’l P. Grandi vedehdomi

adoperar il calcolo infinitefimiile ,

.
po/Ta dubitare, ch’io ammetta gl’infi-

niti di varj ordini , o gradi, gli uni

infinitamente maggiori degli altri ,

an-
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anche all’infinito.Imperocchè piglian-

do dx > infinitefima di x

,

quefta prò-

A! ^

greflìone -jf rfx.X. — • — . — . ect
dx dx^ dx%

fa ^ infinite volte maggior di x »

- infinite volte maggior di ^>ed
dx^

lina infinità d'infinite volte maggior

di dx,ec. ficcome appunto ~ x dx.

. — . — , ec. produce degl’ infi-^

* XX x^

nitefimi infinite volte minori gli uni

degli altri . La quiftione non confifie*

fe vi fieno infiniti maggiori di altri in-

finitij ma folo, feciò che’l Sig.'Wallis

nominava pià eh' fofie pur in-

finito, efe refpreifione di quell’aria

Iperbolica per aver un Denominatore
negativo fofife perciò più eh’ infinita,©

anche fcmpliceméte infinita. Secondo
quefto principio,non vi farebbe quan-
tità negativa _ <t , ^ i cc. che non
fofife più ch'infinità , attefo che _<i ss
» ^

Ci ec;il che farebbe patenti?-'

Tom K P mcn-
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mente falfo . Bifogna dunque , cHe ’l

P. Grandi voglia chiamar più ch’infi-

nito un’ infinito d’un grado fuperiorc

ad un’altro r il che farebbe una pura

quiftion di nome , e non quella del

Sig^Wdlts ,
di cui folamente fi tratta

tra noi . Che che ne fia , amo troppo la

verità, per non poter non riceverla da
qualfifia parte, che ella mi venga palc-

fata . Onde fe il P. Grandi me la farà

vedere, quando avrò ricevuto il fuo

libro, me gliene profeflerò affai ob-

bligato.

ARTICOLO XVill.

Studio d’architettura Civile /opragli

, Ornamenti di Torte,e Fjnefìre, tratti

da alcune Fabbriche in/ìgni di Fpma
. colle mtfure ypiante , modini , epro~

fili . Opera de' pià celebri .Archi-

tetti de i nofìri tempi . Tubblicata

fattogliaujpicj della Santità di 'hlp-

firo Signore Tapa Clemente XI. da

Domenico de' B^ojjì. In Bpma , alla

• Ta,ce . 1702. Varie Vrinta . In_,

I ! 142. foglj imperiali

.

Quantunque frale ftampe di Do-

menico de’ Rolli molte , e mol-
’ te co-
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te cofefoffero , cheo fcioltein carte

particolari , o nnite in libri poteflero

a i moderni Architetti fervir di fcuo-

la , e di regola al ben operare nell’

cfcrcizio deH’arte ; mancavano tutta

volta di vedervifi varie opere d’eccel-

lente maeftria , dalle quali fi dimo-

ftrafle il vero buon gufto , c la finezza

della medefima arte , fu cui potefiero

eglino perfezionarfi , e fervendofi

della fcorta di profelTori celcbratiflì-

mi eternare anche efiì il nome loro

colie pili giufte regole , ed anche coll’

imitazione . Pensò egli dunque di da-

re alle ftampc UH nuovo ftudio d’Ar-

chitettura moderna
,
nel primo tomo

del quale fi prefifle neH’animo di non
volervi intagliare, fe non porte , e fi-

neftre co’ loro ornamenti , come era-

no fiate inventate , difegnate » e raef-

fe in opera dagli Architetti ,
a i quali

fii commefla la cura delle fabbriche >

da cui fono fiate tratte . Ben è vero

però , che in più d’un luogo s’è par-

tito dalla conccputa idea y coUciolfia-

cofftchè avendo egli avvedutamente
confideraco > che molti' fimili orna-

menti fpiccano meglio j e a maravi-
glia , fc accompagnati vengono da.^

P a certi
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certi altri , che l’artefice ha meflb lo-

ro accanto, dove che collocati fenzi

eflì, o infito meno dicevole perdo-

no molto della vaghezza
, e maeftà

loro, e non moftrano sì bene le pro-

porzioni , e l’artifìzio , s’è lafciato

volentieri indurre ad aggiungervi

molte parti riguardevoli di edifizj ,

che fan fuori del foggetto princi-

pale di queft’opera ; come farebbe a

dire ; Parte del pròfpetto del Palaz-

zo de’ Confervatori in Campidoglio ,

il portico del medefimo , parte del

profpetto efteriore, e interiore del-

la Rafìlica Vaticana-, la pianta dei

Cortile , e de’ Portici del Palazzo Far-

nefiano , l’ornato del primo , del fe-

condo
, e del terzo ordine , e il cele-

bre cornicione del medefimo Palaz-

zo, architettati dall’incomparabil

Michelagnolo Buonarroti -, parte del

profpetto del Palazzo del Sig. Duca

Caffarelli fabbricato col difegno del

famofo Raffaello d’Urbino -, il prof-

petto del primo ordine del Palazzo

Farnefiano d’Antonio da S. Gallo ; la

gran nave, ed una delle nicchie de* la-

ti della Bafilica Lateranefe ,
eia fac-

ciata laterale del Collegio de Tropa^



Articolo XVIII. 341

^jnda Fide del bravo Cavalier Bor^

romino j la facciata del Palazzo Bar*

berino > ncll’adornar la quale s’ado-

perarono tanto il lodato Borromino,

quanto il gran Cavalier Bernino', e-»

altre più cofe in fomma, che agli ftu- P-àf»

diofi dell’Architettura pofifono dare

moltiflìmi , e chiari lumi, e appor-

tare fcgnalatiflìmo giovameatoj maf-

fimamétejche tutte quefte opere,fcel-

te fra le più riguardevoH,e accredita-

te, fono ftate qui polle con tutte le

mifure, regolate a palmo Architet-

tonico Romano , colle piante , pro-

fili e modini-delie medefime , ìicciò

nulla manchi alla perfezione del la-

voro, ed airiftruzione altrui . Qucr
fìagran diligenza è dovuta al Signoi:

Alessandro Specchi , il quale le-»

ha difegnate , mifurate , ed ancbe:>

intagliate. Sonoelleno una piccola^

ma prcziófa porzione de’ fuoi incef-

fanti ftudj nell’arte i poiché non ha
egli lafdato, per così dire, vcriin»,

faffb dell’antica, emodernaRoma,
cui egli non abbia efattamente mifu-
rato , e diligentemente difegnato^
donde a prezzo di tante fatiche , ac-

compagnate da un’ammirabil talento^

'A P 3 h»
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ha. potuto far acquifto della bu©na_.

maniera , e perfezionare il fuo buon
gufto neU’architettura , e avanzarli

di credito,- e di nome tant’oltre, che
parejche abbia rifufcitata qiiefta beli’

arte in Roma , dopo la morte del

Befninoagran fegno decaduta i co-

me lo fa cpnofcere l’efperienza , ve-

nendo egli adoperato dal Sommo
Pontehce diftintamente da ogni altro,

fpecialmente nelle cofepiù difficili, c

in quelle , che qualche altro ha po-

tuto incominciare, ma non condurre
a buon hne , come fi può dire della-*

bella Cappella Pontificia a S, Seba?

ftiano . Si fono dovute dire tutte que-

lle cofe per dimoftrare il fommo pre*-

gio della prefènte Opera , e per da-

re ad intendere la diligenza , ed efat-

tezza:pradcata?nel compilarla » ficco-

inéaucl^e per iàr fapere , che ovun-

rjuc avvenga’ di trovare odifegni, o

fiampe di^queft’uomo ,debbono nella

puntualità delle mifure efler preferi-

re a quelle degli altri Architetti , fu i

difegni dd quale fi fta prefentementc

intagliàndo àa-FrAntefeo^quiU la fe?-

cBuda . Parte ,rproradra dal di che-»

«juefta fu pubblicata *
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ARTICOLO XiX. ì

Lucìmetro y 0 fiala mìfura della Lucei

Opera d' Inven':(ione > tradotta dal

Francefe , ec. da Domenico Cec-

CHi y Caftiglionefe yCC^ Ift Tadova

,

nella Stamperia del Seminarìoyi^oj.

in 4. pagg. 48. fenza le prefazioni i

con due figure deirordigno per

mifurare la luce

.

Essendo nata quiftione fra alcuni

Letterati intorno all’Autore , e
al Traduttore del fuddetto ]ibro,eiri-

fino circa la verità deU’ordìgno, con
cui decfi mifurarc la luce , abbiamo
Rimato bene darne di tutto in fucciri*

to quelle ficurè notizie , che eie ve-,

nutb fatto d’avere , per foddisfarc

alla dotta curiòfità d’alcuni , che et

ne hanno fatta ricerca. 11

cefco-Mdridy Capuccino , è il vero Au-
tore delrOpefa,behchè non fi nomini
nella Traduzione come caviamà
daU’originale Francefe, Rampato irt

Parigi nel 1700. e approvato dal ce-»

lébfe Fontenelle , Segretario dell*

Accademia Reale delle Scienze . Koà
P '4 y'è ^
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Ve dunque da dubitare, cherOpefà
non fia tradotta dal Francefe , come
malamente hanno alcuni dubitato , c

jion (ìa dell’Autore predetto.

. Il Traduttore citato pure un Ca-
puccino , cioè il Padre Serafino da Ca-

fiiglione y il quale, fecondo l’ufo del-

la fua Religione , che vieta a’fuoi fi-

gliuoli di nó iftamparcjche cofe facre,

ha modeltamente occultato il fuo no-

me, ponendo quello , che aveva al

fecolo col fuo cognome , e patria»

Cosi fece il Vaàte tibevato da Scan-

diano % Capuceino anch’cflb , che die-

de alla luce quel famofiflìmo libro

De rara Medicatione vulnerunt , fende
ynlneribut raro tra&andisy cc. fotte il

fuo primo noipe , cioè di Cefare Ma*
gati Seandknefe y Tubblieo Trofejfore

dìMedicina nelfillufire Studio di Fer*

vara , ftampato in Venezia da Gio.Ja-

c-opo Ertz l’anno e così ultima-

mente ha fatto il Padre "Petronio y pur

Capuceino , nella fuà Lettera di

guaglio di varie Qjfervanioni nuove ne*

Vermi del corpo umano fatte dal Signor

Vallifnkri
3 flampatanel Seminario di

P^adoal'anno ijoij.fotto nom,edi Roci

po-GomenifoMdfir^gni > che fu il fqq

nome.
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nome> e cognome al fccolo , c così

tanti, e capti altri, molti de’ quali

pofTono vederli nella Biblioteca di

queft’Ordinc ,
e ne* fuoi jinnali .

Se poi riefea. , cd abbia effetto l’or-

digno di mifnrare la luce, ci rimet-

tiamo al Sig, Val Jifnieri , al quale fft

dedicata la Traduzione , e che fece

fubito fabbricarlo; efappiamoaver-.

ne lui fatte le neceffarie prove , che
gli fono felicemente riufeite. Anzi da»

due lettere già ftampate nel Tom. VL
della Galleria di Minerva , (a) veg4
giamo eflerne ftat^ rifatta con fortu-^

na la prova in Bologna , Qtiefte due
lettere furono fcritrealSig.Valllfnie-»

ri fuddctto dalSig. V ittorio-Fran-»

CESCO' Stangari , benché fi taccia il

nome nella. Gallerai mentovata y o
perchè quefte trattano di migliorare

ITnvcnzione del Padre Francefe, c fen

no d’unnoftro Italiano, ci faremo le**

cito di darne una breve notizia , non
facendo eftratto del libro > perchè >

come ci fiamo dichiarati altre volte ,

non é noftro infticuto il riferire il

conteniKo de* Hbri, che fon tradotti j

Dice nella prima lettera y che troK

V . ; P 5 , .vaP /:

v.(a) Bartyi p. I .jQ,
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i 4o.va rinvenzione del Lucimetrurtnoltck

naturale, e molto, facile , benché T
efecuzione fia daU’AiKore propofta in

maniera, che pare alili poter fi nota-

bilmente abbreviare . Penfa, cheli

difpongaoo i vetri uno immediata-

mente fopra l’altro in un piccolo , e}

comodo cannoncino, aflfai più agevoli

a mancggiarfi , fermando rultimo
con un cerchietto di fil di ferro, o d’

ottone . Confcfla , che quello ftru-

mentopuò. fervite per paragonare la

forza del lume , che viene da ùn’og-'

getto y alla forza di quello, che vie-,

seda un’altro almeno. peeq^Uella,.

«he ira porta il piu , e ’l meno •, ma con
tutto ciò parea lui ,chc manchi il’più

a fimili ftriimenti, che mifurano qual-

che qualità , quando il fondànaentó

loro non. li renda tutti uniformi , é
concordi t veggeadofi chiararnente

che s’egli fi ferve' in Bologna di làftre

dictiftallo., che nonfieno della ftelTa

qualità , grolfezzay e pulitezza,i che
quelle,,delle quali il Sig. Vallifrucrt lì

ferve in Padova , 0 inqualunquedi-i

verfo luogo, non mali lì faranlio Lu-
eimetri y che vadano d’aecc^dio., oltre

alla diflicttltà, che quello lirumenta

debba
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debba fupporrc im’ uguali ranza di

perfezion nelle vifte . Non iftima per

quefto la nuova invenzione inutile af-

fatto,mentreanche i Termometri fo-

no fiati fin qui del medefimogufto j e

pure fono flati in ufo tali quali fi ave-

vano > fino a tantoché il Sig. sAmon-

tùn ha pròpollo il fuo ^che per verità

ftima ottimo* Giudica dunque , che
anche a quefto fia per darfi un giorno

Tultima mano , e che non fia ftru^

mento equivoco , ne abbia bifo-

gno della compagnia del Barometro •

Stima tutte Tinvenzioni nuove y ben-

ché non fieno perfettilfime
,
mentre

chi mette , come fifuol dire ^ le mani
in pafta > trova , che corta troppo ca-

ra una notizia : che per altro da cofe»

che prima parevano di qiun conto, fi

veggono più volte nafeere veritàim-

portantifiiime. Conci udequefta lette-

ra col moftrare la ftima , che fa delT

invenzione del Lucimetro ma per
quello y ch’iella è > cioè a dire » come
un principio , fui quale fpccttlando/fi*

pofia alcuna volta paflTar più avantilo

dal quale almeno abbiamo uno ftru-

mento ^ che pofia eflfere di buon\if6

in nxolte occortenze^ 1

'

» P Nelto
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Nella feconda kcc-era traviamo’

che al detto nella prima aggiugne

due cofe . La prima fi é , che può por-

tar varietà neiroflervazione i’inegual

fòrza del feuforio d’uno fteflo oflfer-

vatore , Jai^iial dipenda non folamen-
te dal vario abito , ecoftituzione del

corpo , ma dalla varia impreflìonc

ancóra fattavi antcecdentcmcnte dal

lume , con cui gli oggetti prima fi.

vedevano. L’altra riflelfione fi è , che
forfè potrebbe ridurli il Lucimetro
alla fua perfezione, fervendoli del lu'-

aae del Sole per mifiirafifla , a cui fi

*iduceffcrole altre tutte , Prevede,
quante; obbiezioni potrcbbono farli

alla fua propofizione i con tutto ciò

«'appella alla pratica , e crede affai

fermamente , thè con tutta la diver-

iità de’fcnforj (fuppolìi però quelli

almeno di mezzana virtù ) e con tut-

te le obbiezioni da lui fatte, e che

poffono farli da altri , che fi trove-

rebbe quefio lume folare fcmpre d’

^no fteffdnumero di gradi , quando
aqucftofine fi fceglieffe fcmpre ua^
tempo, chiaro , o li afpettaffe fempre
iiS.ole alla inedelìma altezza . Giò

fuppofto a^rifce chenon farebbe

/ < . ò i «ii®-
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difficile con una fcinplicc regola dèi

tre il poter giuitamente paragonare

inlìemele oflervazioni tacce in diverfi

luoghi , ri che principalmence dee e(i*-

gerii da qiiefia forca d’inftriWTi.enci. Si

fpiega con un'efcmpio . Incendafi cot-

munemence predo cucci il lume del

Sole dlvifo ugualmente in cento par-

ti y o fieno gradi . Quello lume del

Sole fia poi offervata da lui in Bolor

gna > verbigrazia con 24. vetri . Si

mifuri poi da lui un’altro liirrie , ver-

bigrazia della Luna, collo {IcfTo Lu-

cimetro, cquefto lo trovi lirancare ,

per eferapio, con fette vetri. Si faccia >

come 14. a 7;. cosi* 1 00. (
ch’efprime il

lume del Sole) a 2^. ^ yC da i5.gr. e-j

dfcc eflTere il lume della Luna . Ciò
pollo fuppone , che un fuo amico a

Parigi tenti la llefifacofa , ed abbia-^

trovato niancare il lume del Sole eoa
32. vetri*, dice, che farà forfè vero 5

checolluiperda.il lume della Luna^
con 5,0 iQ, vetri, e che però fatta la

regola del ere , come fopra
, ne vea-*

ga lo lle(fo>ourn.erP di gradi 1^. il che
appunito eg'U/ oflìeryò a Bologna colp.14^5^,

foo Lucirpetro;, Suppone in quella of?

t fervaf
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fervazione , che la Luna pure fiali

oflervata di concerto alla medefima
altezza » c a tempo chiaro . Se egli

dunque , parlando con tutta mode-
fìia , non s’inganna , fi darebbe cer-

tamente in quella maniera una buo-
na perfezione al L*cimetro, dando-
gli quefta mifura univoca , e che ac-

cordafsc. le ofservazioni fenza efigc-

le la totale fimigltanza degli ftru-

rtienti > che fenz’altro farebbe im-
praticabile. Conchiude anche quefta

lettera conciò > cheafserìcoftante-

mente nell’altra , cioè efsere nel fuo

grado da ftimarfi > e che con tutte le

lue imperfezioni non è punto infe-

riore a’ Termometri Fiorentini tifa-

ti fino ad ora y che non è poco

.

Ci refta folo da avvertire y che chi

traduce cónfimili opere dairidioma-.

firaniero nellTtaliana favella
j^
non fi

difiFonda in cofe fue x non aggiunga

ne levi , ma interpreti con ogni più

purgata , e fcrupnlofa efattczza i ter-

mini proprj dcl fatto di cui fi tratta ,

o procuri d’efprimere , e di tràslata-

re nettamente almeno i fenfi , non_.

mutando il titolo , ne l’ordine tenuto

dal primo Autore, i quali ,
fe fi mur-

1 tino,;
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tino , fono cagione di molti fconccrti,

e confufiònijcnc menò tàcciiil nome
del proprio legittima Autore: altri-

menti Ir corre pericola d’aver poca

lode^ com’è accaduto a molti fcrit-

toti , e fabbricatori di limili traslata-

menti di poco buon guflio >

! • Altro, non aggiugniamo , fe non
che edensdo quella nuova invenzione

fiata propofta dall’ Autore a’Signori

deirAccademla Reale delle Scienze,

e delle beU’Arti , è dipoi prefentata

al Sig.^ Abate Bigmn , Ptclidente di-

gnilEmoi della detta * ed approvata ,,

ed applaudita, come lì vede dall’Ap-
provazione del Sig. Fontcnelk in fine

deliX)perave finalmente onorata con

Privilegio da quel gran Monarca , e

gran Mecenate delle Lettere , ede’

tecterati i,i ci maravigliamo , come
fia poi Hata poftain filenzio , ne fieno

fiate fatte quel le ulteriori fperienze ,

ed jòlferrazioni , che pofibno rendere

femprc piìiichiara , e migliore quefta.

«Uiciafa invenzione V

-a. l »



^ Gickrn. 0B'Lettèratì
.!< .• '

.

. ARTICOLO XX.

JìC'ilydropey (jafquz caufts yExercItath

Medica Antos II Dominici
- Gotti!, Fiorentini. Fìàremi^ yiTy^r

pis Micinelis 'F{e(ìenus .Antonii

ri Borghigiani , i yop. in 4. pagg. 7 1

.

: fenz.a- la dedicator ia , e la prefazio*

ne al lettore.

E ’divifp tuttoii Libro in fetteCà>-

;pi , Nel primo pone Toccafiòne,

che ha avuto di fcrivcrc j . erordine >

che vi ha tenuto
,
Quel la è iOata la'grà

copia d’tdropici,che da malti anni ha

offervaco in Firenze,c quello è ftato il

trattar prima dell’ idropisia fecondo

gli antichi, di poi dfc’ canali linfatici^

della, linfe,del fuo moto,ed ufo,in ter-

zo luogo l’efporreil più vero:(ìftcma

di quello male cavato dalle oflfervaaici.

ni de’ moderni,e finalmente di fcedese

a ponderare le Cagiani dell’Idropisia';

Si dichiara di non volerli fermace allo

cura di quello male , non prometten-

do, che un’efito funello; del cheli

lamenterebbe forte il gran Saccone (a)

dt

ÌSl^ De Ang, Scìertb
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di J^erulamia , mentre brava centra

Galeno, perchè ftabilì molti mali in-

curabili ,
levando così di fperanza i

; venturi medici , e gl’infermi
, pro-

fcrivendo quafi le loro vite , renden-
I do i pofteri oziofi, feufando la loro

ignoranza , e aflfegnando termini

alla diligenza . Pretende il Sig. Goto»

di voler curare qiieiridropisfa , che

non vi è ancóra , cioè quella ,che può
eflfervi , volendo combattere non coli*,

inimico prefente , ma folamente col

fofpetto anche remotilfimo del mede-
lìmo . In tal manierali contenta con

molta modeftia di poca gloria, fegli

balia l’ombra fola, ed anche quella

lontanillima , ed incerta .

Nel fecondo Capo apporta la fen-

tenza de’ Medici antichi intorno all’

Idropisia, e narra le cagioni della.,

medefima fecondo il loroliftema ,già

rancido , e caduto da fe medelìmo ,

onde da’ più limati lì ftima bene la-

fciargli nel loro vecchio decoro
, e

non turbar piu quelle ceneri beneme-
rite . i

Nel terzo Capo deferivo i canali

linfatici,e la linfa, e nel IV. piantai!

liftema dell’Idropisia , fecondo i ri-

tro-
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p. trovamcntide’ moderni . Così ne’fc-

giienti difcorre delle cagioni più rc^

mote , acciocché gli uomini le fugga-

no, come appena conofciute ,per non
incorrere in un tal male : quindi c

,

Tp.ti. che cerca nel Capo V. come per una
fmoderata emorragia , fi pofla cadere

neH’acccnnata indifpofizione j il che

moftra nel Cap. VI. poter fuccedere

ancóra da troppo larghe bevute j e fi-

nalmente nel Capitolo ultimo tratta

del pericolo deiridropisia dal vino , e

dallo fpirito d’eflb in troppa copia

beati , c incidefitemente dell’ufo fmo-
derato del Cioccolate

.

ARTICOLO XXI.

JElògìo del Sig.yiNCENzio Pasqualigo,

Cjntiluomo Vetie^ano
,
gU 'Pubbli^-

€0 Lettore di Filo/ofìa. nella patria .

Eledone del Sig. Bernardo Trivi-

sano, Gentiluomo Veneziano y alla

ntedefma Lettura ; e 7<lotixi^ intor~

no ad altri infigni Fatriy , che nella

fti^a fiorirono .

,
1)ER la morte del Sig. Vincenofió

JL Tafquéigo x Gentiluomo Ve-

nezia-
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ne^lano, è vacatala pubblica Leètu-

ra.di Filofofia , da lui fofìenuta affai

onorevolmente nella fua patria per lo

fpazio di quali 40. anni continovr.

Nacque égli di Gianfrancefco figliuo-

lo di Andrea Pafqualigo >,
Famiglia_j

nobiiilfima nella Repubblica , li 7,

Maggio deH'anno i655>.Nella Filòfo-

fii-AriftoccIica , alla quale fu femprc
appafiìonatamenteàttaccato , fece no-

tabili avanzamenti , ottenendovi la

laurea del Dottorato 5, e cercò fempre
nella buona^Morale non menodiado-
tririarc-' la mente, che d’inftruire la_,

vita. Nel 1671. pubblicò dalle Ram-
pe diFrancefcoBodioin Venezia, in

quarto, la Galleria de B^itratti Morali^

la quale , fe bene nello ftile fi rifcnte

del fecole
,

in cui fu fcritta , merita

però le fuc lodi per quel buon fondo
difavià dottrina j di cui l’Autore l’ha

fparfaiv iQueft' Opera gli guadagnò
tantoapplanfo , che nel Dicembre-»
dell’anno medefimo effondo venuto a

morte if SenztoxeGiambatifla Conta-

rinì f il quale avea foftenuta per mol-
tifiìmi iànni con Comma riputazione^

la cattedradi Filofofia nella patria i

Lolita fempre conferirli ad uno dell’

Ordir



5f<> Giorn. De’ Letterati'
Ordine patrizio

, gli fu dato i^Paf-

qualigo per fucceflbre, efenefecel’
elezione dal Senato addì 1 3 . Dicem-
bre dell’anno fuddetto . Di là a fett’

anni> cioè a dire, nel 1(^78. ftampò
egli le fue prime ottoTrolufioni Filo-

fofiche , intitolate da lui : Vrale^iones

geniales ad Vbilofophiam (a) , accom-
pagnandole con una Jntrodws^ìone

,

che
infieme è elogio di quella feienza e

rendimento di grazie al Senato, che

lo aveva a queiruffizio prefcelto.Nell’

Accademia de* Dodonéi j chefu in-

Aituita quali nel medefimo tempo,
recitò più volte con lode j e Oe’ vari

Magiftrati
,
che gli vennero dalla fua

Itepubblica conferiti , riportò fem-
pre la gloria di favio,e rettiflìmo cit-

tadino . Finalmente giunto all’età di

quali 72. anni, pafsò a miglior vita-,

addi 20. Marzo dell’anno prefente^ ,

morendo con que* medclimi fenti-

menti di criAiana pietà , co’ quali era

fempre religiofamente vivuto. >

. II. Al Pafqualigo defunto è. flato

dato dal Senato per fucceflforeii ^128*

dello flelTo raefe di Marzo,il Sig-ifier-

nardo Trivìfano » ufdto di una delle

: più -A

(a) Fe}tet.t^l>.Fraiic,Brigmj 1678,.;» ii.
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più illuftri famiglie della fua patria,

e dotato di una delle più gran menti

delfecolo. Di cflb,edelfuo fommo
faperé fanno pubblica tcftimonianza i

fuoi fcritti , c principalmente le fuc

Medita'j^ioniFilofofiahe i negli Atti di

Lipiìa , e di là da i monti , e per tut-

to dove lì profcfla buon gutte , fingo-

larmente lodate . Per quello , che ap-

partiene airOpere di quello Gentil-

uomo , nato nel Febbrajo dell’anno

16 f 3. ci rimettiamo , a quanto è (la-

to pienamente riferito in una Lettera^

DìJcorfiva,giì pochi anni llampata (a).

HI. Ma poiché ci è occorfo di far

menzionedella fuddetta pubblica Let-

tura di Fi lofofla,foftenuta fempre,co-

me abbiam detto , da un gentiluomo
Veneziano elettovi dal Senato , fpe-

riamo., chenon fia per difpiacere a_.

chi legge l’avere qualche informa-
zione, non tanto della inllituzione di

efla , quanto d’alcuni infigni Patrizj

,

che l’hanno in diverli tempi ottenuta:

i quali fon qui da noi regillrati , non
perchè fieno i più riguafdevoli , ma_.
perche di quelli o'ra folamente ci ri-r

cordiamo.

Il tem-
(a) Venezia

,per AnUKÌoBfrttli, 17.0^ in
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Il tempo pretifò

, in cui quefla_.

pubblica Cattedra fu infticuita y -ci è

veramente nafcoftojma probabilmen-

te egli èdel fecoloXlV. in cui pure

fii dalla Repubblica ftabilita la lettu-

ra della Giurifprudenza , chiamatovi
il famofo Riccardo Malombra j Cre-
monefe , verfo il 1 5 1 o. o non molto
dopo > e riconfermatovi li 17. di A-
gòfto deìl’anno ijao. come dal de-

creto prefo nel Maggior Configlio

appariice. Q^ftoilluftre Giurifcon-

fulto fermò con tal’occafione la fua_*

famiglia in Venezia > dove Bell’ordi-

ne de’Gìttadini col progreflfo de’tcm-

pi fi è fegnalata.

Erano anticamente le pubbliche

Scuole inRialto j e Marcantonio Sa-

bellico nella fua Opera intitolata de

Venette Urbis fitu (a) , fcrive , ciac quel-

la della Filofofia era polla in S. Gio-

vanni di Rialto , dirimpetto al Ma-
giftrato del Sale . Elleno dipoi , ma
folamente dopo il lyjo/furono traf-

fcrite in San Marco > dove ora fi vede

la pubblica Libreria , ia cui nnùfalai

dice iiSanfovino (h) > fcryivagià co-

me

(a') lib.ì.defecundanrl/is regione. ijo)ÌJell»

VenJ.i. f.zo‘)Jell’edfie.delSalicatOi j604.<« 4.
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mt per studio pubblico d Lettori fala-

riati dal Senato , che infegnano alla

gioventù le lettere greche , e latine. Ef-

fendopoi, aggiunge a queftopaflb lo

Stringa ,
deftinatala fuddettaantifa-

laad effcreil muféo delle ftatue « c

delle altre antichità donate da Gio-

vanni Grimani, Patriarca di Aquile^

ja alla Signoria, il che fu nel i

lo Studio è fiato portato in altro luogo

quivi vicino, fatto a pofiaper tal' effet-

to , ed è molto comodo , dove in oggi è

tuttavia fi conferva

.

IV. I. Il primo Lettor pubblico di

Filofofia, di cui troviamo menzione

o nelle fritture , opreffo gli Auto-

ri , egli è Domenico Bragadino , Dot-

tore, uomo ornato di molta feienza.

Trovali, che nel 145^.117. Agoftofu

prefa parte , ch’egli dovefle legger

Loica , Filofofla , e Teologia
, pro-

pter honorem Dei , fono parole della

parte medefima , veritatem Scri-

pturarum

.

Della fua fcuola ufeirono

molti grand’uomini , trai quali non
fono da omettere Pancrazio Giufti-

niano , che ne parla onorevolmente
nelle fue Epifiole {a)

,

Antonio Cor-
nato,

(aC Venea.i'ii^.inn.
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narp , £ Luca del Borgo , il quale ri-

ferifce nella fua Aritmetica (a) , che
al Bragadino fuccedettc nella Lettura

il fuddetto

a. Antonio Cornare > figliuolo di

Natale , detto da Marcantonio Sabel-

lico nel luogo foprallegato,

ribus , ^ excellenti doBrìna inter ve-

tgres philofophos merito reponendus .

Lo ftelTo Sabellico ne facea tanta fti->

ma, che dedicò ad eflo, mentr’era
Podefìà di Vicenza , ilfuo libro de

Tr/etoris o^cio , dopo averlo al giu-

dizio di lui fottopofto , come ad uo-

mo (b) in philojophix Jludiis emintn-

tijjìmo, quippe quiVenetam Academiam
multa nominis celebritate plures annos

rexerit . Troviamo ancóra, che il fud-

detto Scrittore non fi fazia di lodarlo

replicatamente nelle ine OraT^ioni,iet-
timi , ottava , e nona , le quali hanno

per argomento l’origine , il frutto , e

l’ufo della Filofofia . Il Cornato in-

nanzi di pafiare in Venezia , aveva

pur letto Filofofia nello Studio di Pa-

dova , come fi ricava dalla fua Infcri-

zionc fcpolcrale , che riferiremo più

fotte j

(a) ApttdVi^Mif.in jttgfira*
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folto -, ma ne ’l Riccobuono , ne*J

Tommafinine fanno memoria tra i

Profeflbri di quella Univerlìcà . Fio-

riva quello gran Letterato nel I48f.
e da i compilatori degli Scrittori Ve-
neziani vengono ricordate tre Opere
di lui -, cioè I. De forma eoYpoveitatis i

2. De primi Motoris infinitate , ì.Ds

prtecognitionibus totius pì/dofophiae . Il

maggior’elogio >clie fé gli polla for-

mare j è la Parte prefa con tutti i voti

del Senato li 8. Giugno del' 145)0. in

cui dovendo vacare per qualche tem-
po la Cattedra fopradetta , a riguar-

do forfè del dover’ il Cornaro por-

tarli alla fua Podefteriadi Vicenza,od-

in altro pubblico uffìzio , lì lafciòa

lui l’incombenza di giudicare antici-

patamente delfabilità de’concorrenti,

c di chi foffe più degno d’effergli fo-

IHtuito
,
prima di venire alia ballot-

tazione in Senato . Ecco le parole me-
delime del Decreto . Omnes nobiles no-

Jiri volentes/e exponere adprobam ipfms
lepìura

, bine ad tres dies annotari fe
faciant ad Cancellarium no/iram , &
pofiea vocato in Colkgium ad prxfen-
tiam Screni/Jìmi Trincipisfupraferipto

udntonio Cornario > & habita per ejus

TomoK /acra>‘
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facramentum fili dandmn ejus opinio-

ne > & Jententia circa fufiickntiam

Ttniufcujufque y
quiaddi&am probam

fmrit adnotaìus, et.veniatHr ad Confi-

liutn y uH fieri debeat ballettatio om-
ìiiumprctdiBorum y ec. Tornò il me-
dcfimo , dopo terminata la carica, all’

efercizio intermeflb j e carico final-

mente più che d’anni ,di meriti , mo-
rì in età d’anni nella patria , cfii

ieppcllito in Santo Stefano, dove nel-

Tcntrar delchìoftroa man delira vc-

defi in murola fuafepoltura , onora-

ta del feguente Epitafio.

xAntonìi ad cinerei viator adfls.

HicCornelius ille, quem folebant y

V^rtm principia , & D:os docentem

Olim Antenore^ jiupere Achena

.

xAccitus patria* fubinde ad orai ,

Ornatus tittdii > fafcibufque »

Dottrina yènetam beavit Urbent .

Obiit xAnn.xAet.Suae Lll.

Nel venne foftituito per

ijualchetempo al Cornato ancóra vì-

vente , fecondo la Parte predetta

,

Francefco Bragadino > della cui fomma
dottrina è chiarimmo teftimonio,tan-

fo l’approvazione del Cornato, quan-

to quella dello ftcflb Senato. Fu egli

verfa-
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verfatiflìmo nella fcuola Peripateti-

ca, e molto più nella Platonica, con

la quale penetrò molto addentro an-

che nelle cofe Teologiche . Udiamo ,

come ne ragionili Sabellico in fine

della fcttima Orazione , dove così

parla alla gioventù nobile Veneziana,

alla quale allora e’ leggeva in Rialto

lettere greche , e latine con pubblico

dccorofo ftipendio : Hiiec duo philofo-

phia lumina , Antonius Cornelius

,

sAcademix longc princepi , & Braga-
dinus meus tanta virtutis amulus , m~
per in ea ad tempus fubfiitutus , qui in

confpebiu fedent , junt a robis audien-

dif ec. Pietro Contatini , figliuolo di

Gio. Alberto j nel Rio poema latino

De roluptàte \Argoa (a) , fcrive
^ che

quello Soggetto nel i48<>. era uno de*

Sav
j
di Terrà-Ferma , co' feguenti

veri! lodandolo

.

Hic Bracatinae probitasfanblijjimagtn~
tiSy

Francifeus j cui vera fides , cui pe£iore

virtus

C>_ i Sum~
(a) tiù. 1 .p.^.Veitet. per Bernardin- de Vianis

,

I S 41. i» 4. Il Coiitariiii tradullè in prolà
Volgare queftàniédéfinià Opera , e la fe

ftam parerli Venez.ia , per Alvije di Tortìs

»» 8, L Hiiiiio non vi fi legge

,
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Summa fedet medio: veterum qui men^

te SophoYum
Dogmata, perpendìt : darò nitet ore rna->

gifler

Cuntiorum , quicquid defignat , & iti'

geniofi

Commenti quicquid faber inclytus edi-

dit -, atque

Dulcia divini memorat pnecepra Tla-
tonis.

Succedette egH ad Andrea Loreda-
no nella Podefteria di Brefcia , facen-

done fede Marino Becichemo [à) , ri-

nomatiflìmo oratore e gramatico , da

cui vien detto clarijjìmus , Japientijfi-

mufque philofophus > lodandolo in ol-

tre nngolarmcnte nella Centuria del-

le fue Quiflioni Epifiolari (b)

.

4. Sotto il Principato di Agoftino

Barbarigo , che governò la Rcpubbli-

cadall’anno 148^. lìnoal i^oi. tro-

viamo, che parimente leggeiTe Filo-

fofia un’altro Bragadino, cioè Lorengot

del quale, fecondo il tcftimonio del

Sanfovino (c), abbiamo un’Opera de

virtute acquirenda

.

Oltre alle latine,

ebbe

(a) Panegyr.iaiiLeoneurd.Latiret.Ven. Trint,

(h),Cap.\\.

(O Nella Venex,-lH>-ì
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ebbe profonda cognizione delle lette-

re greche, e di tutte le buone arti

.

Nel cominciamento del fecolo

del I f 00. Tappiamo, che leggeva Loi-

ca ,
Filofofia , e Teologia

, Antonio

Giufìirìiano , Dottore, e Cavaliere,

chiariffimo per molte Legazioni fatte

avarj Principi dell’Europa . Tra le

altre nel Gennajo del 1^92. (
che fe-

condo lottile Veneziano farebbe nel

i^oi.) egli fu eletto Ambafciadore
per la Repubblica al Re Cattolico , e

allora fu prefa Parte li 14 dello fteffo

mefc , chefe gli dovette provvedere
di foftitutOjil qual leggette in fuo luo-

go, da cttere approvato in Collegio;

ma che intanto gli fotte falvato lo ftef-

fo carico di Lettore cum [almo pro^

rogationis , cp* cotìditionìbus omnibus ^

a riguardo che in bac importanti lega-‘

tiene > nullo habito refpeUu , libznti ani-^

mo perfonam , ^facultatem prò carif*

fima patria exponere non reoufavh^*

Quefti è quell’Antonio Giuftiniano, in*

bocca del quale mandato nel 1510^
Ambafciadore alPlmperadore Mafll-

miiiano,vien pofta^anzi finta dal Guic^
ctardini , e da altri quell Or^i:^/owe,che.

indegna veramente è del nome di lui,

CL- 3 v e del-
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e della fermezza della Repubblica
Veneziana:ficcome ad evidenza dimo-
ftranOj olire a ciò che ne dicono Pie-

tro Bemboj'Andrea Morofini,ed altri

nelle loro Iftorie > le ^nnota':^ioni^o-

fìe da Francefco Sanfovino dietro T
Epitome deiriftoria del Guicciardini,

^ le Confìdera^illioni fatte da Giambati-
fìa Leoni fopra la medelima Iftoria

.

Lo fteflfo Giuftiniano era andato pri-

ma, che a Cefare , Ambafciadore al

Pontefice ; e Girolamo Donato, che fu

uno de’ più dotti uomini del fuo tem-
po , e che in q^uell’impiego gli fii dato

per fucceflfore apprcflia il Pontefice

Giulio II.lo chiama nella OraCi^ioneyche

fece aquefto Pontefice , yimm exa£ì<e

'VirtHtis , & diligenti^

.

6. Verfoil i ^04. abbiamo ragione

di credere , che ottenefle la Lettura

fuddetta Seùafiiatio Fo/iarifiitdel qua-

le il fopracitato Pietro Contarini (a)

cosi ragiona
,
ponendolo, nel numero

de’L)ottori,che fi trovarono nel Mag-
gior Configlio tenuto li 28. Agofìo.

dell’anno, 1485.

Veneta deledus inUrbe

^tifiesfacra referet qui dogmata div(

Mie

(,a) d(V«l
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Hic Fufcarenus , quem nomimi altA

Scbafte

.

Infiniti ed illuftri fono gli elogj , che,

a quefto gran profelTore , e protetto-

re delle feienze vengono dati dagli

Scrittori . Michelangelo Biondi gli

dedica nel i ^47. la rara Opera di Gn-,

glieimo Paftrengio , Veronefe , che,

fu maeftro di Francefeo Petrarca , in-»

titolata de Origmibus rerum (a), la

quale molto miglior dell’ imprefla

trovali fcritta a mano nella librerfidi

quelli Padri Domenicani inSantiGio-i

vanni>e Paolo . Niccolò Malfa, il qua-

le fufuo difcepolo, nella detlicazione

della fua Logica (b) ,, data in Venezia

nel I ^45). in cui il Fofearini aveva il,

grado di Configlierc , lo. chiama Tilo^

Jofo fen'gapm > padre e mastro di tut-^

te le buone arti , e degli fludj^ed uomini
letterati perpetua protettore : aggiun-

gendo in oltre , che in occafiojie d,’;

importantilllme inlldie contrala; Re-
pubblica , cglicon la dilfgentee pietor

la fua vigilanza , e co’ fapicnti confi-

gli ed ufizj ufati in tanta e così gran-r

Q_4 de

(aj Venet.per Nicol.de Bafcarims,ì ^ 8/
(b) Ven.per Frane. Bìndonii e Maffeo Bafini ,,

1550.1;? 4.
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^eperturbazione

, meritò ptr comune
roce e grido ejjer detto Tadre della Ta-
tria . Leffe egli lungamente nel pub-
blico Studio con non ordinario con-
eorfo

j «perciò ne vien celebrato dal

Cardinale Agoftino Vallerò nel fe-

condo libro della retta maniera di fì-

lofofare {ay. Opera fcritta da lui in_,

tempo , che era , come vedremo,
nella ftefla Cattedra profeflore . Per
affari pubblici l’anno i^ii. fii defti-

mto a portarli in Cipro, c per tutto

quel tempo, ch’egli ftelTe fuori di pa-

tria, fi determinò dal Senato , che_*

Niccolò dà Ponte , del quale parlere-

mo pkVfotto , fofie lettore in ftia ve-

ce, rifervandofi però la carica al Fof-

carini con un Decreto dell’anno fud-

dettoa i lo.di Giugno. Continuò que-

lli , dopo il fuo ritorno , nel primie-

ro efercizio fino al 30. in cui fiot-

to li I a.del mefe di Aprile gli vien da-

ta facoltà >, dice un’altro Decreto del

Senato,(/(/«r leggere perfofiituto,fiante

la fua complifjione debilitata , dopo

aver tenuta la lettura in San Giovanni

di E^ialto per piu di anni 2 Impiegato

poi dalla Repubblica in altri graviflì-

mi
(a) Jìe retta phìlo/ofhandiratìone /. i />. s 4.
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fttiMagittrati , e divenuto chiarifH-*

mo Senatore ^ pafsò finalmente di

quefta a miglior vita li iCj.Novcmbre

dell’anno ScriJJe molte cof^ y di-

ce di lui Marco Guazzo verfo ii fine

della fua Cronica (a) : e/pofe le cofe dif-^

ficili di ^rijìotiley e di^verrois ilgran

corrientatore : quai cofe 5 fe da fuoi

credi faranno m effe in lucCy renderan-

no teftimonio della fua rara dottrina , e

porteranno grand' utile aglifiudiofi dil-

le buone lettere al mondo

.

Il Sanfovi-

no {b) nominale tre feguenti: i.De*

infinito y 2. De fckntiis mediis , 3. De

fubfitiù y& propria paffione . Tra i co-

dici a penna di Niccolò Trivifano >:

nobile Padovano ^ vien riferito da-»^

Monfig. Tomrnafini (c) un Comento
del Fofcarini fopra il quarto libro delle

Meteore- Fu feppcllito con onorevole

Infcrizionc in Santa Maria Giubanico^

y. Vivente il Fofcarini , furono

eletti in diverfo tempo due Patriz)

alla itefTa Lettura, ma in grado di fo-

fiituti. Il primo fu il Dottor TSfic colò

da Tonte li 1 o. Agofto deli-anno 1521.

S OlL^-

(a) pa^.^^i.Ven.per Fr.Bindomyi^ ^ infog-

Cb) Lcp.i^O.

Cc) Bibiwtb.BatavpAiu. " -À’ *
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fu poi Cavaliere , e Procura^

?orej e in età. d’anni 88., moriBnal-
mente Doge della Repubblica, Poflìa^

modire con ficurczza j ch’egli efer-

citò. queft’impiego con quella dottri-

na , ed eloquenza > con cui più, vol-

te in Padova , ed in Venezia difputò.

pubblicamente, e recitò eleganti Ora-
zioni in occorrenze graviffime, come,

ne fa fede il Riceobuono nel fuo Cin-

nafio Tatayrino (a) , e neWOra'^one (b)r

che gli fece per la fua aifunzione al

Principato in nome dello Studio di

Padova
8. L’altro , che venne alFofcarini

foftituito , fu GjambatiJÌA Memotcon.
una. Parte del Senato prefa li 13. Feb-

brajo dellanno. 1530, fecondo l’ufo.

Veneziano , che corrifpondt aU’annot

i f 3 r. delFEra Volgare.In quella vica

dichiarato, che fegli debba alTegna-

re diprovvilionequei tanto,che dalla,

jtafla pubblica, veniva.contribuitoal fa-

mofo Giambatifta Egnazia
,

già pub-
blico profcifpre di belle lettere nella,

patria/. FlMemo, oltre aU’eflfcre flato,

in/ìgne peripatetico. ,, fu anche pro-

fondo geometra 5.
einnanzidella. cat-

tedra.

(aj z^p, la?; (b) Orat. Val tl-p- 6,



• ìArticolò XXL 57r
tedra di fìlofofia fofteneva quella di,

matematica nel medefimo Studio;

di che in molti verli vien commenda-
to fingolarmente dal ricordato altre

volte Pier Coatarini {a) .. Di quello

dotto foggetto abbiamo alle ftara-

pe (è) la vecfìone dal. Greco de i quat-

tro primi libri dei Conici di Apollo-

nio Pergéo , non molto approvata dal

Decbales (c) , che gU an-
tepone la verfione del Commandi-
no , c molto, meno da FrancefcO’

MauroJico (</),. là dove promette:

di darne una traduzione migliore > la.

quale ufcl finalmente in Mefiìna dal-

Ic'ftarapedegliercdidi Pietro Brea

16^4. in foglio , coltitolor Emenda-
tio , & E^eftitutio Conicomm apollo.-

vii Terghi

.

Scriflc lo ftcfib Memo al-

cune Lfgi^i/opra Euclide (è) , id qua-

li fi. confervavano; manoferitte in Pa-

dova appteflb Niecolò-Trivifano

.

<).. Dopo la motte, dì Sebalìiano Fof-

carJni , ìcguita ,,come abbiamdetto ,,

nel 1 54 1. gli fu dato per fucceffore

nella lettura V4foi&o-, figliuolo di Mi-

CL ^ chele
(a) DeVol.Arg.l.ì.p.O. (b) Romiy.i'il?-.

, {^)D£progr.mathes.p.iCi.0‘ prip>t'-

ad CoJmogr. edit.Vtnet. 1^45. 4.

te) 'U0ma(in.Bii>LPat.p.i\y.
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chele Fofcarini , AI fuo tempo decre-

tò il Senato con parte del dì Set-

tembre 1^ 5 - ^ profeflfori di qiie-

fta cattedra doveilero leggere in av-

venire^ oltre alla Logica
,
Filofofia , e

Teologia, anche l’Etica , la Econo-
mica, e la Politica di Ariftotele : iil

tutte le quali facoltà era verfatiflìmo

il Fofcarini, che da vantaggio pofTe-

deva a perfezione la lingua grecai Da
quefta tradii flTe nella latina FOpere
feguenti : i . il Sìntagmct Logico di

fenio ^rcìvefcovo di Malvaffa^ i mpref-

fo in Parigi nel i 541 .in i x. v lU'lMro-

du':Qùne dr^JdÌD fopra i fei modidel-^

laifiiofafìLa
, 3 . il Compendio del mede-

fimo delle cinque voci , cde i dieci

predicamentri ; 4... il piccolo C^men^

ta^rio dei Blemmida intorno alle cinque

vocij ^. QÌ\QpeYA di Giorgio Tacine

mere delleó. definizioni del la filofo-

fja , e delle voci , e de i iq. pr-cdi-

camenti :1 qualropufcoli iinitamente,

eoi teflo greco c latino furono im-

prefliin Venezia nel 14 31.da i fratelli

di.Sabio,e in Bafiiéa latinamentedalF

Operino . Conrinuò il Fofcarini nella

Lettura fino all’anno i f 58 in cui Alcu-

ne creato Avyogador di Comune . Fu
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egli amìciffimo di Agoftino Vallerò

filo fucceffcre , il quale indirizzogli

i.due libri de amore ergapatriam , non
mai ftampati

,
per quanto a noftra no-

tizia fia giunto. ^

lo. Giovanni Ventura , Cherico

Veronefe, il: quale ha defcritta lati-

namente la Vita del Cardinale

fimo Valkro y Vefcovo di Verona ,che

a penna confervaii nella fcelta , eeo-

piofa libreria del Sig. Giovanni Sai-

bante, gentiluomo digniflimo della

fteiTa città, ci fa fede , che nel 15 58.

fuccedeflfe al Fofcarini il Valiero , il

quale allora non aveva, che iS.anni

,

elTendo egli nato li 7. di Aprile del

I y jo. nella fortezza di Lcgnago , do-

ve allora Alberto fuo padre era in_,

grado di Provveditore . Jgon multos

poji menfes ^ fono parole del Ventu-
ra, Jacobus'Fofcarenus y

jui Thilofo-

fhiam publiceprofitebdtur y^dvocator

Commimìs ereatus efl . Senatm IS^obk

lem juvcnern Knetumad Thiiofophéam

doccndam y eam in primis , ejl de

moribus , cotìfutyit deligcre .

pUitimis //// Aligli ftinum Vale-

xiniw idon.nm ej]e \ verfatum ejje mnt-

tQs annos in Tbìlofaphiui multa fcripfif

fe opuf .*
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/e vpufcula i ab eopofje erudirì adote^

feentiam Venefam ajjerentibus , anno

XXJf'JIl.atatisfua ad Thilqfopbiam ex-

flicmdam a Senatu efl deleQus, ec«

Delle lodi di quefto , e per dottrina

incomparabile c per dignità emi-

nente Soggetto, egli è aflflimcg.lio. ta-

cerne > che dirne poco.. Durante que-

fto fuo impiego, fcriffe traTaltre cofe

que’due aurei libretti &
fophandi ratione > che inficmeconlc

fuePr^^/owi da lui recitate in quel

tempore coaaltri elegantiffimi Opuf-
coli furono, divulgati per opera di

Agpftino Nani , nobile Yeneriano, in

YeronajapprelTei fratelli Donni ,
nel

1 ^ 77 . in quarto , Appena aveva egli

terminato il primo trienriio della fua.

lettura ,chegiunfe il grato annunzia

in Venezia delia promozione al Car-

dinalato,, filtra dal Sommo. Pontefice.

PiOilV. , di Bernardo Navagieto,Se-
natore ampliffimo, , il q^uale era zio.

materno, e come padre amantifsimo.

del Vallerò .. Era feguita q^tiefta ele-

zione nel; Febbraio del rjói.e *1 Va-

liero efficacemente fòllecitato dal zio.

a portarli in Roma prefsò di lui , di

che lo ftefso Cardinale ne fece inftan-

zé al
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ze al Senato , e confortatovi da i pi-

rcnti ,
e dagli amici, ottenne licen-

za di colà trasferirli per qualche^,

tempo ^

1 1 . Ma acciocché nel corfo della-,

fila lontananza non s’intermcttef-

fero le pubbliche lezioni , foftitui il

Senato al Valicro li 12. Aprile dell*'

anno medefimo Marcantonio Moceni-

go , di cui abbiamo alle ftampe le €on-

cluftmi da lui foftenute in Padova
,
col

titolo X)e eoquodeSi Trattato teo-

logico e fìlofofico De tranfitu bominis

adDeum , e un’altro Del fiujfo , e ri-

fiuffa del mare

.

11 Valicro intanto do-

po clTerlì fermato più meli in Roma...
col zio , e dopo averlo accompagnato
al Concilio di Trento , dove quelli,

aveva, a follenere le veci di Legato

Pontifìcio infieme. col Cardinal. Gio-

vanni Moroni ; ripatriò-;fi,nalmente

,

c ripigliata la intralafciata lettura , cO;

in reditu

,

fcrive il.Ventura fopralie-

gato
, pr^fationem habuit > qua. a<lmi~

randum in modum l^obUiumanimos fi-

bi conciliayip . In ella tra le altre cofe

dice il Vallerò modellamente {a) a’

fuoi, nobili uditori ; Vos intereanuìlam

(a) Frifat.fag. 4;^,
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ja^uramfecijìis, immopotius magnum
lucYum ahfentiamea yeflris fludiis at^

tulit y habuifiisenim Marcimi Anto-
niiim Mocenicum, hominem , mtdte
diligentius , & fcelicius , quam ipfe >

inphdofophidyerfatumj qui ycjìris fin-

diis ita cènfuluit , utejus indufiria do-

Biorts evafiritis , & n: meam quidem
diligent amy qucevobis valde accepta

fuit ì difideruvcritis : equìdtm non pri-

yarem yos philofopho egregio > nifi mè
tacite Senatus dee return hortaretur^nifì

me feiendi cupiditas traheret , nifi ami-

corum > atqm etiam affinium yoluntas

impellerete cc. Eglicontinovò inqueft"

uffizio fino ailanno i in cui fi fe-

ce di Chiefa. Di là a due mefi 5 cioè

nel Maggio deilanno iltefib > fudi^

chiarato Vefeovo di Verona, e fuccef^-

fore del Cardinal Navagiero fuo zio*,

quindinel I ^85, fu fatto Cardinal^
eia Gregorio XIII. e finalmente eficn^-

do in Roma pafsò a miglior vita li 15.

Alaggio dellanno 1606, ch’era il fet-

raniefimofefto della fua età . Molte

fono i Opere {a) ,
che di lui fono im^

prelTe *, e in molto maggior numero
fono quelle',, che vanno inedite , tra

le qua-

(a) Il Cardyalierafcrijfe fiù àiZoJirgitati*
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le quali crederemmo la pui (ingoiare^

la Storia latina Veneziana da lui divifa

in 15?. libri , e indirizzata a’ nipoti

,

che fi conferva anche era i preziofi co-

dici delSig. Bernardo Trivifano , no-

fìroFilofofo.

Marcantonio Mocenigo fu aneli’

egli dipoi creato da Siilo V.. Vefeovo

di Ceneda -, andò Nunzio al Re tri-
ftianiilimo ; e reffe il fuo Vefeovado

fino al 155^5?. la qual Chiefa prefente-

mente ha per fuo degno Pallore Mon-
fignor FrancefeoTrivifano , fratello

del fuddeto Sig. Bernardo .

12. Altra notizia non ci e rimafta,^

intorno a FrancefeodaTonte ^ fe non
che dopo il Vallerò efcrcitò egli la_»

carica di lettore di Filofofia inlinoal

1571. in cui il Senato fotto li 8. di

Marzo confermò la Parte de! 15^3!
Settembre , cheabbiam di fopra

accennata . Quello Gentiluomo , ol-

tre alle feienze più profonde, profef^

so le lettere più amene, e principale,

mente la Poefia Italiana
, e Latina. Si

trovano alcuni fuoi gentili componi-
menti nell’una e nellaltra lingua^

fparfi in qualche Raccolta , cornea

nel Tempio a Donna Giovanna sAra-

gona
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gona, (a ) , ec.

13. Succedette nella lettura Luigi

da Tefaro , figliuolo di Marino
, udi,

tori del quale furono Andrea Morofi-»

ni , famofo Iftoriografo della Repub-
blica , Niccolò Contarini , che poi fu

Doge , e CriftoforoVa 1 iero , che mo-
ri in Corfù , tornando in patria dalla

fua Legazione alla Porta Ottomana .

A queftichiariflìmi uditori delPefa-

ro, il qual leggeva nel 1^77. aggiu-

gne Niccolò Graffo (^) , il giovane ^

anche il Cardinale Vallerò fopraloda-

to; ma la coerenza de’ tempi , e de*,

fatti pare a noi, che apertamente ri-

pugni, effendo morto il Pefaro nel

1 f8(j. in etàfolo d’anni 45, Oltre alla

Lettura gli fu raccomandata da! Se~

nato la fopraintendenza alla pubblica

Libreria -, e dipoi fu eletto ad effcfe_»

uno de i X. Savj alle Decime, non aliot

dice qui il Graffo ,
quam Do£Ìoris

Thilofophi^ Le^oris titulo , quod ante,

ipfum nemini acciderat . Di lui abbia-

mo un Trattato ftapato in Padova (c)

col

. fa) P. /. e PJl. pag.^g.ln Venex.. pet

Plinio Pietrafanta , 1 5 ì: f . <« 8.

(b) Pi/aura Gens ,
pag.7^,Venet. apHdHHy

Combi, i65'2.<»4.

(cj ApuALaHrent.Pftj^uatì 1367.»» 4..
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col titolo : De prifforum Sapienturn

placitìs i acoptimo philofephandi gc-

I

nere y dedicato da lui al celebre Da-

!
niello Barbaro , eletto Patriarca di

I

Aquikj^ , fuQ ftretto congiunto .

Meno chiari di tutti quelli non fu-

rono i Patrizj, che dopo loro foften-

nero loftcìroonorevolillìmo impiego

nel rimanente del fecolo XVi. eia_t

tutto il XVII. In quell’ ultimo fegna-

loHidiftintamente
j per tacere degli

altri , Ckmbatifla Contarmi > figliuo-

lo di Domenico , nato li 7. Dicembre
del 1^87. e morto nel Dicembre del

1671. Molti {lìmi anni lefle egli in pa-

tria, e Tempre con piena frequenza di

uditori . Fu egli nipote di 't^ìccolà

Contarmi, Iftoriografo della Repub-
blica dopo Andrea Morofini , che re-

plicatamente lo efalta nelle fue Ope-
re , come uno de’ più dotti , e de’ più

fevj Senatori della Repubblica. Quel-
la grand’anima di Luigi Follino, Vef-

covo di Belluno
, gli dà, come per

eccellenza , il titolo di Filofofo nel

primo libro delle fue Epifiale [a), ma
non per quello poflìamo ficuramente_>

aderire , ch’egli fofife Lettore di Filo-

fofìa

ta)
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fofia nella patria. Densi diremo con
tutta franchezza

,
che in quella nobi-

liflìma Famiglia fono ftate in ogni

tempo dimeftiche le fcienze , come vi

fono ftate continove , e per dir cosi

,

ereditarie le più fublimi dignità della

patria . Ma ritornando aGiarabati'

ila, jlFilofofo, eglinel eflen-

do ftato eletto Cenfore , il Senato con

una Parte prefa li 16. Agofto, diede-

glila facultàdi valerli diunajutante

nel carico di lettor pubblico , finché

c’ durafle nel medefimo Magiftrato

.

Di lui abbiamo alle ftampeun volu-

me in foglio delle Quìflioni Veripateti-

che , eie dueV3.nìàe\\'IfloriaV.neta

in quarto , fcritta con accuratezza di

fatti, e con un fuo ftileparticolare_»

11 famofo Iftorico Andrea Morofini

parlando di lui in una dellefue£^/^(H

hi datanel Giugno del 1614. (4) di-

ce elprelTamente, che aveva fuperata

l’età col fapere ; atatern feientia

peravit i e non è minore l’elogio , che

gli fanno Giovanni Imperiali nel fuo-

Musèo ifiorìco (b)

,

e lo fteflb Vincen-,

zioPafqualigo, fuofuccelfore , nella

Intrd- ^
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Introduzione alle fue Trdtzioni (a) 5 a

i quali ci rimettiamo ,
parendoci a

fufficicnza il già detto , si intorno a

lui, come intorno a quella materia.

ARTICOLO XXII.

Novelle Letterarie D’ Italia,

Dd Gennajo ^ Febbrajo > e M^rz^o 1

MDCCXI.

I
L Dupin nella Biblioteca Ecclefia-

flica (b) fa una gran querimonia

contra l’ufo di Francia di ftampar tut-

to giorno infinità di libricciuoli iii.^

Francefe , e molto di rado Opere an-

tiche, o Latine, o Greche. Dice.^ ,

che la colpa è della infelicità del feco-

lo , che più gradifce quelli di quelle,

celie più fi appaga d’una leggera tin-

tura, che della folida erudizione
,

e

più di ftarfene alle fallaci relazioni

,

che di veder le cofe ne’ fonti ; dal qua-

le abufo afferma eg^li doverfene teme-
re uno ftato, in materia di lettere.-#

,

peggiore dell’ignoranza , e della bar-

barie de’ mezzani fecoli
.
Quefto fa-

vio,

(bj TJl,P,Lp»ivo,ed!i-,Farlf, 1 6^4. i??^
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vio,e veriffimofendmento d’un tant’

uomo, dovrebbe ripeterli mille vol-

te, c non in Frauda folamente , ma
nullameno

, e per quanto fpetta a ciò

che li ftampa, affai più nell’Italia. Non
par già, che le noftreftampe abbiano

dilimparato il Greco, e ’l Latino, dap-

poiché ne fu da effe all’altre naiioni

dato refempio ? Alcune infigni ftam-

peric fi trovano , che fi lamentano di

non aver che ftampare
, quafi degli

antichi piene ne foffero le botteghe

,

là dove quelli ci conviene far conti-

nuamente venire da lontanifiime parti

con doppia fpefa . Sa ravvi tal città ,

che abbonderà di rariflimi antichi

Manoferitti, e che fi pregerà di Sog-

getti eccellenti nella critica , e nelle

lingue •, e con tutto ciò non vi fi ftam-

peranno, che Operette Volgari , e So-

netti . La cecità noftra in quefta par-

te è incredibile , e portentofa ,
poi-

ché tràlafciando il danno, che ne pro-

viene agli ftudj , confinati perciò nel-

le bagattelle i e tralàfciandola glo-

ria
,
che volontariamente cediamo

alle altre Provincie ,egli è manifeflo,

che ci venghiamo in quello mòdo a

privare d’un’ utile infinito ,
che po-

trebbe
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irebbe ritrarfene , così dal pubblica-

re cofe inedite di fomtnopregio/:omc

dal fare edizioni d’Autori antichi, ac-

crcfciute , e illuftrate, ecollazionate

con tanti preziofi codici , che nelle

librerie inutilmente marcifcono . E’

lodevole fenza dubbio la bontà di que*

floftri Letterati , che ricercati man-
dano,© comunicano tutto giorno agli

editori di Olanda, e di Francia, ed’

Inghilterra le varie lezioni de’ noftri

telài , e le proprie critiche oflerva-

zioni , ed emendazioni ; ma non vi

farà mai , chi fi fovvenga eflervi an-

che in Italia la ftampa , e chi rifletta ,

che quello è un donare altrui l’utile, e

la gloria delle proprie fatiche ? Ma
non che degli antichi , le Opere ancó-

ra de’ noftri moderni, fe fono latine

,

e fe di materie fcientifiche , od eru-

dite , non trovano qui d’ordinario ,

chi le alloggj , e chi lor porga mano :

onde veggiasno di quando in quando
ufcirne una in Germania

,
ed altra in

Olanda , od altrove . Dovrebbono
gli uomini di lettere afl'aticarfi per

ifgombrare tanto pregiudizio, e per

far bene intendere , che delle cofe

gravi l’efito non può mai fallire , ben-
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che talvolta fi poteflfe alquanto ritar-

dare. ’Dovrebbono ancóra por cura in

far conofeere a’ Dominanti
, che ef-

fendo Tanirna degli Stati il negozio,

una principalifsima parte di quefto è

quella, che fifa per leftampe , eco*

libri i incredibile eflendo il denaro,

che per quefta- via s’attrae in que’ pae-

fi , dove taTarcano s’intende, egran-

de il numero delle perfone , checon
queftearti , e con leanneffe fi man-
tengono . Egli è certo , che fe gli uo-

mini di ftudio prendeflero a porre in

chiaro quefto punto , fi vederebbono

tofto favorite anche in Italia le ftain-

pe, e facilitate, e dalle difficoltà fii-

perflue liberate 3 anzi nelle imprefe

di fpefa grande ajutate ancóra da’

Principi
,
come nelle altre parti fi ve-

de , e foccorfe : dal che ne feguirebbe

tofto l’impicgarfianch’efse nelle edi-

zioni de’ Latini , e de* Greci ^e di eru-

ditecofe, efublimi.

Gran parte delle verità finora det-

te, e che alle perfone di fenno nó par-

ranno forfè, ne fuor di tempo, ne-»

inutili
, fi può rav vifare nelle J^oyelle

Letterarie da noi prodotte ne i Giorna-

li paiTaci in quelle ancora , che prò-
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f

duciamo al preferite . DaeflTefivedc,

quanti buoni libri de’ noftri Scrittori

Italiani , che tra noi vanno o dimenti-'

cati 5 o perduti ^ tutto di fi riftampano

di là da i monti , dove più fe ne cono-

fce il pregio, o almeno loro fi fa più

giuftizia,

L’accuratiflimo Glo. liberto Fab- A M;

bricio fa riftampare in Amburgo uni-^^Q'^

tamentc V Opera del celebre Leone
' *

^/tllacci y dei Scio
y intitolata ^ApesUf^

banie{a ) , la quale ha per argomenta
la notizia degli uomini illuftri , che

fiorirono in Roma , e vi divulgarono

qualche loro fatica dallanno 1^30. fi-

no alla fine del ic>32. eTOperadi Gto^

Imperiali

y

Vicentino., intitolata Al«-

ft^um Hifloricum , la quale infiemecol

Muféo Fifico ufei la prima volta in«»

Venezia , appreffo i Giunti, 1540.
in 4.

1 tre volumi in quarto , ftampati in ^
Roma in diverfo tempo , cioè ri pri-STER.
mo nel 161^. il fecondo nel i6ij. c ’1DA^J

terzo nel 157. ferirti dal P, Fortuna-^

toScaccoy Agoftiniano , col titolo ,

Sacrorum FUochrifmatum Myrothecia

Tomo V> . R triay

Ca) Stampata già
, ap.LnA, Griintim



38(j GioftN. De’ Letterati
ttia ydovs dagli Scrittori Ebrei , Gre-
ci , e Latini l'Autore ha raccolto, e

fplegato tutto ciè che può appartene-

re per rapporto alle facre Carte intor-

no agli Óglj , e agli Unguenti , e in-

torno al loro ufo , ed abufo ; fono fla-

ti uniti in un folo tomo,c riftampati in
' iog\ìo in ^mflerdam {a) affai nobil-

‘ mente * Il P. Scacco fu Anconitano di

patria , o fecondo altri , Fanefe. Vif-

fc nel fecolo ol.trcpaffato nella Corte

di Roma con molto credito , e in ono-

revole pofto (è ). Mori in Fano nel

1635. effendo fettuagenario . Oltre a

quell’ Opera , à lui ne dobbiamo di-

verfe altre, dalle quali apparifee la_.

perfetta cognizione, che aveva delle

tre lingue i e principalmente l’edizio-

ne latina della Bibbia Vulgata (c) in-

lieme con le verfioni dall’ Ebreo , dal

Greco , e dal Caldeo j unitovi anche il

Nuovo Tellamcnto , e coliazionato

con la traslazione ,
che Guido Fab-

bricio ne fece dalla lingua Siriaca .

CRA- Il Sig. Onofrio Buonfigliy oraMedi-

vra" co pratico nella città di Cracovia, ha
ter-

(,») Cijez de Coup, 17 • p-fof.

(b) PrifeUut Sacrarti ApoftoUci

.

•• (c) Verter ap. Alttea. Piaeilum , 1 605». t. voi.

infoi.
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terminato un fuo Comentario medi-

co-fifico , intitolato de Vlica , male_»

tanto Aravagante, e tanto comune-,

nella Polonia, intorno al quale molti

grand’ uomini hanno fcritta diffufa-

mente la loro opinione . Abbiamo
avvifo ,chc il Sig. Buonfigli fia oriun-

do di Caglieri ; ma i fuoi da qual-

che tempo fi fono ftabilitiin Livorno

,

dove pofleggono cafamenti

.

Tutto ciò, che ha confegnato alle

ftampe il famofo Vrofptroydlpino ,

tivo di Maroftica nobii cartello nel di-

rtretto Vicentino, è rtato ricevuto dal

mondo letterario con applaufo , e con
frutto. Egli è rtato in Padova uno de’

più celebri ProfelTori di Medicina , c

di Botanica nel fecole XVI.e nel prin-

cipio del fufieguente. Tra le moke
Opereda lui divulgate, che general-

mente fon divenute afiai rare, none
da porli in ultimo luogo quella, da_.

lui divifa in fette libri , e intitolata-.

deprafagktidavita & morte Agrotm^
tiumt ncllaquale ha fatto come un_»

rirtretto di tutta l’arte medica intor-

no al prefagire negl’infermi i varj

avvenimenti de i mali, traendone il

fondamento si dagl’infegnamenti de-

R 1 gli
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gli antichi medici y sì dalle lunghe , e

accurate fue olTervazioni . La nuova ,

e bella riftampa , fattane in Leiden ( a )

l’anno paiTato 3 èftata procurata dal

Sig. Ermanno Boerhaave 3 chiariflimo

profefsore di Medicina 3 e di Botanica

nella Univcrfità di Lcidein 3 come I O-
pere fuelodimoftrano 3 il quale vi ha

aggiunto di fuo una breve

3

che però nulla contiene di (ingoiare •

LIP, L’Operetta de Tarticulis latina ora-

tionisy compofta dal P. Orario Tor-

fellini 3 Romano , della Compagnia di

Gesù, c fiata giudicata utilhlìma per

le fcuolc 3 dacché fu data alla luce :

dal qual tempo (ino al prefentc fe ne

fon fatte in più luoghi replicate
,

e-»

fpeffe edizioni 3 ed è Hata anche ac-

compagnata la fteflfa di tempo in tem-

po da nuove olTervazioni diperfone

verfate nell’arte della buona lingua

latina . Più anni fono , che il Sig. Ja-

copo Tommafi ,
celebre Profeflbre di

Lipfia y la rivide 3 e le fece giunte

notabili , le quali con nuovo ac-

crefeimentOo e miglioramento ven-

nero ultimamente confegnate alle

ftam-

X^.) Ofjicinfit IJaAcì Sevmni y 1710;

tn 4 .
••
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ftampe {a) dal Sig. Giovan-CorradO

Schwcirt\ > Profeflbr di vaglia in_»

Coburgo

.

E i foglietti di Londra , c le
A*

le della B^epubblic a ddle Lettere (b) ci

afIìcMrano , che la I{elatQone delTaefe

degli SvÌT^t^eriy e de i loro ^Alleati fcrit-

ta in noftra lingua dal Sig. Vendramino

Bj(j«cW,yeneziano,Segretario del Se-

nato, e ftampata qui già tire anni fotto

il nome di ÌArminio Dannebuchi , fia

tìatajnovellamente tradotta in Ingle-

fc,e nella ftefla città di Londra ftampar

ta. Dell’ Opera, c dell’Autore ragio-

neremo pienamente in altro Giornale,
p

Dalle fteflc T^ovelle di Olanda (f) r i,

abbiamo , che il P. ^Anfelmo Banduri , Gl.

daRaguIi, Monaco di S. Benedetto

della Congregazione di Malta , il

quale da molti anni fta in Parigi ap-

preflfo i Padri della Congregazione di

San Mauro,vada ora lavorando lilflo-

ria del bafjo Imperio , alla quale dà co-

minciamento da Diocleziano . In eflfa

egli efporrà la deferizione di più di

SoQo. medaglie, delle quali ha fatto

R 3 inta-

(a.) Lipf.fttmpttb.Jo.ZHdov.Gleditfchii,
M.ó. VVeidmstnni i 1 70^.8.

Cb) {jc) Ivi^
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intagliare le più rigiiardevoli . A que-

fto dotto Religiofo dovrà il mondo
letterario altre Opere di fomma im-
portanza , e principalmente l’illuftra-

zione di molti Autori Greci , fopra i

quali ha impiegato il fuo ingegno, co-

medi dìT^iceforo Patriarca di Coftan-

tinopoli, dcliimperadore Cofiantino

Vorfiregenito j
di Filone Carparlo Co.

mcntatore de i Cantici, di Efìchio Co-
mentatore de i Salmi, di Teodoro

t

forfè il Mop/uefieno i Efpofitore de i

dodici Profeti , e di altri

.

D I B O L O G N A.
II Sig. GeneraleConteiw^i-ferd/-

nando Marfìlli tVerfitidRmo nella co-

gnizione delle bell’arti, e fpecialmen*

te deiriftoria Naturale
,

fa (lampare

due erudite fue Lettereia un folo vo-

lume . La prima è concepita còl fe-

guentc titolo : Efiratto del Saggio Fi-

ficofpettantealla Storia del Mare,fcrit-

la alla Fregia Accademia delle Sckno^e

di Parigi , in una Lettera al Sig. Crìflino

Martinelli , ’Flpbile Veneziano

.

L’altra

è la feguente ; Ojjerva'gioni naturali in*

tomo allagrana detta Kermes, efpofie

in una Lettera al Sig. Antonio ValHf-

rtìcri .

11
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Il Sig. Eiiftachio Manfredi, chia»

riflìrao Profeflbre di Matematiche in

quefta Univcrfità , avendo porte infie-

me alcune memorie matematiche del

già Sig. yittorìo~Francefco Stancari »

fuo grand’amico, e di profondiflìrao

ingegno in quertafortadi rtudj,, èifl

procinto di confegnarle alla rtampa

con querto titolo : ViBoru-Francifci

Stancarli Schèda Mathematiche , cc.

Precederà alla medefima raccolta una

brieve notizia della Vita dell’Autore,

toltoci veramente nei fior degU anni

,

e delle comuni fperanzc j e per entro

ci farà forfè inferita qualche ^notay
^one del Sig. Manfredi per illuftrat

zione dell’Opera

.

D I B R E S C I A. '

Va per le mani di molti la figura di

un bellifiìmo Medaglione fatto in ono»
re di Sua Eminenza il Sig. Cardinal
Giovanni Badoaro , Vefcovo digniff

fimo di querta Città , e innanzi ai

Cardinalato Patriarca di Venezìa^s.

Da una parte vi è l’effìgie di querto

gran Porporato , e intorno ad efla:

JO. CARDINALIS BADUARIOS
EPISCOPUS BRIXI^: e di fotte:

S.P.Q.B. OBCIVESSERVATOS.
R 4 • Nel
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Nel rovefeio vedefi la ftoria di Da-
niello ^ riferita nelle facre Carte

; (a)

allora quando il Profeta alla prefenza

del Re j e di una gran turba di popo-
lo in Babbiionia fe cader morto , e

fquarciato il Dragone colà empia-
mente adorato. Vi fi vede pertanto

Daniello in atto di accennare al Re j

ed al popolo fpcttatore il gran Dra-
gone fquarciato a terra col motto in-

torno t ECCE QUEM COLEBA-
TIS. DAN. 14. e di fotto: M.D.CC.X.
Tutto quefto allude mirabilmente

alla famqfa abiura fcgui'ta in Brefcia

f mediante fi zelo del religiofiflìmo

&‘g.Cardinale, figurato in Daniello
)

nella perfona del prete Giufeppe Bec-

carelli, cfpreflb nel Dragone, pro^

celfato , e convinto, di eresia , e d’acri

enormi misfatti dal facro Tribqóale

deirinquifizione ; la qual’ abiura fu

fatta da lui nella pubblica piazza di

quella Città li 1 5. Settembre dell’an-

no feorfo 1710. dall’orc 15. fino alle

1 j. di che fe ne debbono a Dio per-

petui ringraziamenti , ed eterne lodi

R così zelante Prelato .

DI
(a) Dan.fap.14.
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DI FERRARA,
bernardino Pomatelli , che l’anno

fcorfo ci diede le Ojjerva'^i^ioni della

Lingua Italiariii raccolte dal CinoniOy

cioè dal P. Mambelli » Gefuita , conte-

nenti il TrtftWfo delle Tarticelle

,

ora

ci fa godere con nuova riftampa in_»

quarto anche l’altra Parte dell’Ope-

ra, la quale contiene il Trattato de'

Verbi

,

inliemeconle ^nnotat^oni del

Cavalier ^lejjandro Baldraccani , de
qualifi leggevano anche nella prima
edizione {a). In quella riftampa vi

fono di più ìe. ^nnotal^ioni di un
(ademico Intrepido , cioè del Sig. Dot-
tor Giiolamo Baru^aldi, autore anche
di quelle fatte al Trattato delle "Parti-

celle , come fi è veduto nel 1. Tomo di

quello Giornale -, e in oltre le Dcclina-

\ionide' V.rbi di Benedetto Buommat-
tei , molto necelfarie al buon’ ufo del-

la lingua Italiana.

DI FIRENZE.
IIP. D. yirginioValfccchi

,

Monaco
Benedettino, ha già fotto il torchio la

fua Diflertazionc Iftorico-Cronologi-

ca De Ai. ^urelii Antonini Elagabali

Trib’Poteflate V- in un capo della me-
R J defi-

fa)' F-trIi

,

i68j.i»8.
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defimaegli ha inferite alcune fue ri-

fleffioni intorno al fentimento di

Monfignor Filippo del Tofre, Vefco-

vo d’Adria
, efprelTo ultimamente

nella fua Lettera al Sig. Dottor Gian-

nantonio Aftori , dcfcritta nel Tomo
IV. de’ noftri Giornali. E perchè il

fuddetto dottiflìmo Prelato , nella

mentovata Lettera
,
produce dal Mti-

féo del Ì^.Chamillard una. medaglia di

Annia Fauftina , fegnata coiranno
deir Epoca di Rafana CCLXXI. la

quale, nonammeflfoil fentimento di

cflb Monfignore , non poco giovereb-

be all’opinione del Mezzabarba , e del

Vaillant, intorno agli anni deirim-

perio di Elagabalo, dal P. Valfccchi

nella fua Dififertazione confutatajegli

pertanto dà una piena contezza di tal

medaglia
, e dice cflere indubitata-

mente fuppofta .

Il Sig. Abate Giani butìjìit Cafotti

fìa in procinto di confegnare alle

ftampe il quarto Tomo dell'Opere di

Motifig. della Cafa , che farà il compi-

mento delle medefimc: dal che il pub-

blico refterà aflìcurato, ch’egli non

ha mancato, ne manca di diligenza,

ne d’altro per darci quefta edizione

per-
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perfetta -, ed è certo, che fenza lui non
avremmo potuto averla d’altronde

cosi copi ofa , c ordinata. Con quella

occafionc avvertiamo il pubblico ,chc

la Tavola del Galateo , accennata a

carte 1 8 3 . del paflTaco Giornale , come
di Frofìno tapini yC diverfa da quella,

avendola fatta il Sig. Abate Cafotti,

al quale pure dobbiamo quella del

Trattato degli Ufjicj Commi .

DI LUCCA.
Comechè in poco tempo fi fieno ve-

dute molte fcricture in difefa delle

Cvnfìdera^ioni del Sig. Marchefe Orli

,

e molte rifpofte alla Lettera toccante

del Sig. Conte Montani , non ha però

il mondo letterario lafciatodi riceve-

re con applaufo anche la feguente , ul-

tiraamentequi imprefla: Vagliatura

^

tra Bajons , e Ciancione mugnaj , della

Lettera toccante le Conftdera\ioni [opra,

la maniera di ben penfare ferina da un"

^Accademico , ec. in Lucca , appreso il

Vrediani

,

i7ii.;« 8. pagg. 48. Ella è

fcrirta veramente con molto fale, e

benché le perfone , che vi s’introdu-

cono a ragionare, fi fingano di balla

lega , e di grolla pafta , emettanocon
maniera popolare in. ridicolo le oppo-

R 6 fizio-
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Azioni deli’ AcGademico , non

con tiicroeió di apparire , che l’Auto-

re , che non è giunco a noftra notizia y

è fornito d’ottimo gufto, trattando

egli Je cofe con pLilitiifimoftile> e eoa

ifqiiifito giudizio

.

E iificka finalmente con univerfele

approvazione la I^ifpofla al Dialogo

deWArno e dclSerchio ^ della quale ci

era ftato comunicato il folo titolo ,
da

noi riferito nelle Novelle letterarie

del paflato Giornale. Se bene anche

l’Autore di quefta ha voluto

modeftanaence nafeonderfi al pubbli-

co , col non apporvi il fuo nome , ab-

biamo però intefo da molte > eficure

parti, ch’egli ne fiali Sig. Matteo J\e-

galli Lucchefe , Snifilmo conofeitore

delle bellezze della noftra lingua , e

gentiljifimo Poeta. Il titolo intero

dell’Opera, della quale daremo altro-

ve più ditfufa relazione , fi è : Dialoga

del Foffo di Lucca., e del Serchìo , d'un"

Accademico dciTAnca , in rifpofla al

Dialogo dzll'^rno , e del Serchìo[opra

la mxnicra moderna di fcrivere y e di

pronun'^iarenella LinguaTofeanai d.eW

Accademico Ofeuro . In Lucca i apprej-

jo Pellegrino Etediani ^ 1710. in 4.
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pagg*8i. Fra le altre cofe eglifi di»

chiara di aver eletto nel fiio Dialogo

uno ftil piano, cdel genere infimo y

parendogli , che a tal materia così

convenire; c di averlo fcritto fcher?

zevolmefKe , cosi per recar diletto

lettori, come per noa mancar dirif-

petto airAvverfario , al quale per al-

tro profcfla ftima , e amicizia : di che

non polliamo non altamente lodar-

lo.

Loftcffo Frediani in qucfti aitimi

meli ha riftampate in ottavo la 1. e IL

Parte delle Toefic Sacre , e Morati del

Sig. Lodovico Mdimari > Nobil Patri-

zio Fiorentino , e Accademico della

Criifca , e infieme la Varafrafi de Sette

SatmiVeniten'j^iali fpiegata in verFo

lirico dal medefimo Autore, il quale

certamente è flato uno de’ pili accre-

ditati Poeti dei noftro fccolo ( a ).

Tutti quelli fuoi componimenti fu-

rono llampati la prima volta affai no-

bilmente in Firenze, nella flamperfa

di Sua Altezza
,

per Giovan-Filippo

Cecchi , I in. foglio

,

c ben meri-

tavano per la loro pietà, e pulitez-

za

(aj ll's^g- Adifnart morì inTirenze li 23-.

Qmgno ddl'anno, 1708.
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za l’onore di una novella riftampa

.

I{iflretto del Catechifmo in pratica

,

accomodato alla capacità di'giovinetti

di Pietro Vanni , Sacerdote Vpbile
Luccbefe , Triore della Chiefa Collegia-

ta di S. Tietro Maggior^ . In Lucca , ap-

preffo il Fyediani 1 71 i,in 8. pagg. 45)4.

Eifendoiì in poco tempo felicemente

fpacciati tutti gli efemplari del Cate-

chifmo in pratica j imprefso pur dal

Frediani nel 1707. in due tomi , l’Au-

toredieffo, conifperanza di far più

utile al pubblico , che di dar gloria
a le ilefso , ha voluto compilarne que-
llo F^iflrettOi fervando il medelimo
ordine, e tralafciandovifolo per bre-

vità le citazioni de’ Santi Padri , e de’

facri Dottori , e parimente la quarta

Parte fopra i peccati mortali , la qua-

le, com’egli dice, nonefsendo trat-

tata dal Catechifmo del facro Conci-

lio di Trento ,
anche in quefto

tóben potea tralafciarll . il Catechifmo

in pratica ora fi riftampa dal Poletti in

Venezia.

Il Don "Pilone) ovvero il Bacchetto-

nefalfo> Commedia tratta nuovamente

dal Fratìt^tfe da Gìxoìamo Gigli, Luc-

ca ,pj MareJcarJJi, 1711. inS. pagg.
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124. Quefta Commedia comparfain

Roma ne’ primi giorni diQuarefima

ha fatto molto ftrepito . Ella è tratta

dal Tartufo del famofo Moliere , ed è

caricata afsai fopra l’ipocrisia di Don
Pilone jimpoftore^e fiilfo ne’fiioico-

ftiimi

.

Difertationum Legalìutny tnaterìas

utriufquejurisin foro ad normam recen-

tijfimarum S. <e D.ciftomm
judicatas

,

Marci Antonii Pauiucci ex

^c»/eCalbiila
, J.C. &VatriciiForo-

livienfts

,

cc. Liher fcundus. Qoefta

feconda Parte dell’ Opera in foglio ,

lo ftampator della quale è Lionardo

Venturini, farà certamente ricevuta

con foddisfazione da i Profefsori le-

gali , da’ quali è ftata si ben’accolta la

prima.

DI NAPOLI.
Nel cafale di B^efina , con Toccafio-

ne di racconciare una cifterna , s’in-

contrarono alcuni marmi ; il che die-

de impulfo al Sig. Principe d’Elbeuf di

farvi cavarea fue fpefe 5 e fi crede-»

efiervi flato un Tempio dell’antica-,

città detta Herculaneum , mentovata
da Plinio, Cicerone, Mela,eStra-
bonc , Vi fi fon ritrovati frammenti

di
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di colonne d’Africano, di giallo anti-

co , di cipollazzo j e di alaballro fio^-

rito , qualche ftatua di ftile Greco

,

nva rotta
, e varie cornici di marmo

Patio di ottimo artefice , e d’ordine

Corintio. Credefi , che appartenef-

fero all’ordine fiiperiore , e che fotto

vi fieno altre colonne pui grofleje più

intere
, e pure fi è fcavato da 8o. pai»

mi addentro . Si tiene tutto ciò per

effetto del tremuoto accaduto al tem-
po di Tito , Indue architravi rotti fi

vede quefta iferizione : A P P 1 V S.

PVLCHER. C. F. COS. LMP.
V 1 1 V 1 R. EPVLONVM . Qiiefto

^ppìo Tulcro fuConfolo con C, Ner-
bano Fiacco , e ne’ Farti Capitolini

vien eletto per l’appuntò C. F. ,JpU

ISJjpos ; e verrebbe rtato ad effere fra-

tello di P. elodie nemico di Cicero-

ne, e uccifo da T. Annio Milone . In

querta cafa furono frequenti i facer-

dozj , come fi trae dalla Orazione de

llarufpicum nfponfis , ove , benché

©feuramente , fi parla ancora de’

Seteenvirh ed ora ciò fi conferma da

qiierto marmo . Gli £p«/oH/ al tempo
di Augufto non furono più di VII.co-

me fi vede ncH’iferizione di Ceftio

crudi-
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eruditamente fpiegata da Ottavio Fal-

conieri , Da ciò lì deduce , che il fud-

detto ^ppio Tulcro fia quello fteflOja

cui Cicerone fcrive molte fue lettere

,

e che al medefimo Cicerone fuccedet-

tc nelProconfolato della Cilicia. Nel
medefimo luogo fi è fcavata una Sta-

tua donncfija , che potrebbe clTcre di

Claudia Vertale nominata da Valerio

Mafiìmo. Sevi accaderà qualche al-

tra fcoperta, non lafceremo di rag-

guagliarne la Repubblica letteraria

.

Il Mofca rtampatore ha finito d*

imprimere in i a. i Difcorfì del Signor

Giandomenico di Milo , Segretario dei

Sig. Principe di Avellino .

DI PADOVA.
Sotto i torchj della ftamperfa di

querto Seminario fta prefentemente
la traduzione delle Satire di Giuve~
naie , e di Verfio > fatta in verfo vol-

gare dal Sig. Conte Cammillo Sihe-

ftri > Gentiluomo di Rovigo , inten-

dentiflìmo dell’ antichità , il quale

vie più ha nobilitata l’Opera fua eon_»

do t ti (fime M.nnota'^oni

,

e Dijfertaeìfio’

»i opportunamente inferite. Querte

gioveranno fingqlarmente ad illuftra-

re non folo i pafiì de i fopradetti Sati-

rici j
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rici , e la fua verfione , ma ancora

molte cofe concernenti l’antica erudi-

zione, c molti marmi, c balli rilie-

vi, de’ quali l’Autore ha unabellifli-

ma raccolta predo di fe , oltre a quelli

da lui olTervati e nella patria , e ne’

luoghi circonvicini

.

DI PALERMO.
Sin l’anno 166^. ufcì delle ftarape

dt Meilìna in quarto , fotto la falfa_.

data di Venezia , un libricciuolo in-

titolato ; Termine rimeffa in flato j Q

pur Pjfpofla ad unofcritto del Dottor

Don Vincenzio ^uria . L’Autore fi mar-

cherò col nome anagrammatico di

Bernardino ^ffcalco \ ma egli n’era ve-

ramente France/co ^librando , Mefll-

nefe , che pretefedi favorirei Ter-

minefi intorno alla patria del B. >AgO'‘

flino T^ovello , il quale il Sig. Dottor

Aairia nelh Tita ,che compilò di que-*

fio Beato, ftampata in Palermo nel

1664. avea chiaramente dimoftro, ef-

fere (lato Pale, mitano , e della nobi-

liflìma famiglia Termine . Ma perchè

l’Alibrando inferi nel fuo libello

moltiflìme cofe contra la città di Pa-

lermo , e principalmente contro de’

fuoi Santi, il Tribunale della Santi

Inqiii-
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Inquifizione di Sicilia lo proibì total-

tnente con editto pubblico li 24. di

Agofto del 1 66 Quella proibizione

doveva edere fufficientc alSig. Dot-

tof Auria
,
perchè il mondo riprovaf-

fe lofcrittodel fuo Avverfario •, ma
egli fi è finalmente rifoluto di confu-

tarlo più apertamente con lafeguente

rifpolta : // Beato ^Agoiìino ’hftKPello

'Palermitano > Opera ^.Apologetick àel

Hottor D. Vincenzio Auria > Palermi-

tana , in cui fi prova , che il B. %Ago-

fiino fu di nafcita Palermitano della

nubile Famiglia Termine , contro le op-

pofii'jfioni di Bernardino Affcalco , e d*

altri tutori , In Palermo/iella Sìampe-
ria di Domenico Cortefe , 1710. in 4.
pagg. loi. Era ncceflario, che ilchia-

riflìmo Autore pubblicaflie qucft’Apo-

Jogia, poiché non folamente ellader-

vea confutar l’Alibrando , che fo-

fìiene elTer Terminefe il Beato , ma
diverfi altri Autori , che lo hanno
creduto, qual diTcrano , o d’Inte-

ramna nell’Umbria
,
qual di Teramo

in Abbruzzo , e qual di Siena nella

Tofcana.

A quell’opera Apologetica vedeil

aggiunta la Vita del medelìrao San-

to
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to (a) , il quale fu deU’Ordine di

Santo Agoftino , fcritta dal Sig. Don
xAntonìno Mongitore

,

Sacerdote Paler-

mitano , noriilÌTio al mondo erudito

per tante Opere da lui pubblicate , e

principalmente per ìa. Biblioteca Sici-

liana (b), il cui compimento è uni-

verfalmente defiderato, poiché con_*

effa tetteranno illuttrate lemeraoric

degli Scrittori della Sicilia , le quali

per la maggior parte giacevano nell’

obblivione fepolte

.

DI PARMA.
Il P. F. Ciufeppe-Maria Torre , Ge-

novefe, dell’Órdine dc’Padri Predi-

catorijE faminator Sinodale nella Cu-
ria Arcivefcovale di Gcnova,ha fcrit-

to , e pubblicato un dotto volume r

dalle ftampe di Paolo Monti, col tito-

lo : Ìnlìitutiones ad Verbi Dei fcripti
intelligentiam\0^exa raccolta da mol-
ti lodati e infigni Scrittori , e in quat-

tro Trattati divifa.Nel primo di que-

fti fi difeorre dell’ efittenza della fa-

cra Scrittura , del fuo Autore , del

Canone de i libri facri , e de i libri ca-

nonici del vecchio , e nuovo Tetta*

mento

,

(») n’ t lafeconda imprelpone

.

(h'iTt.l.Panorm.ex. ypog.DidaciQm,
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mento , edei libri apocrifi , come
pure di molte altre cofe , leqtialiil-

luftr.ano la materia ,
gli fcrittori , e ’l

fine delle facre Carte . Nei fecondo fi

ragiona del tefto ebraico , e del greco,

delle loro edizioni , everfioni. Nel
terzo fi efamina l’ofcurità della facra

Scrittura, il fuo fcnfo letterale,e mi-

ftico , le fue figure , e ’l fuo interpre-

te •, vili tratta pure dell’autorità del-

la Chicfa , del Pontefice , e de i Con-
cilj , tanto dottrinalmente , quanto

iftoricamente ; c del modo di ben’ in-

terpretare la Bibbia . Nel quarto ed
ultimo fi parla delle perfezioni della

facra Scrittura , della fua economia ,

dell’Anticrifto , e per fine-delie divi-

ne tradizioni
, di tutti gli erefiarchi

,

c della cabbaia

.

DI REGGIO
di Lomhdràta .

In quefta città fi va ora flampando
la Storia letteraria del principio, pro-

greffo, eriftabilimento dell’Accade-

mia di belle lettere ,che col nome de’

Muti è fiorita , e fiorifce nella medefi-

ma . Autoredi queft’Opera è d Sig.

Dottore Giovami Guafcoy Iftoriogra-

fo dell’Accademia
, il quale ci ha in-

feriti
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feriti divcrfi componimenti non pià

ftampati degli antichi Rettorici, e de’

moderni Reggiani . In oltre , eflendo

fiata Tempre feconda quella città d’

uomini letterati , parte per filenzio

de’ fuoi Autori > parte per poca avver-

tenza de’ foreftieri , eflendofi quali

fmarrita ogni loro memoria , tranne

alcuni pochi Dottori di Legge, famofi

per la pubblicazione de’ loro volumij

il Sig. Guafco ha penfato non folo di

formare nell’Opera un giufto elogio

alla virtù de’ medefimi , ma ancóra

di produrre un faggio del modo di

comporre d’alcuni d’efli ,
mailìma-

mente de' Poeti . Egli parimente fer-

vando l’ordine cronologico , e atte-

nendoli aH’idea di Saccone di Verula-

mio fpiegata nel primo volumetto (a)

de Dignitate , '& ^ugntentis Scìentìa.-

Yum , tratta dellorigine della flelTa

Accademia , del fuo fondatore , de’

fuoi varj titoli , e delle Imprefe da lei

alzate: delnumeroin oltre degli Ac-

cademici j del nome enimmatico di

molti di loro ; degli argomenti de’

loro congrelli ; delle corrifpondenze,

che ebbero co’ principali letterati del

loro

(a) lib.z.cap.^.
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loro tempo; del loroaggregamenta

alle più illuftri Accademie d’Italia}

dellaccnfuradi alcuna delie lor’ Ope»

re ; delle congiunture favorevoli a’

loro ftud
j ; c delle turbolenze

,
per le

quali rcftò intepidito il loro fervore,

Si.ha pertanto ragione di giudicare >

che quella Iftoria fia per eflere non_.

tanto decorofa a quefta città
,
quanto

giovevole agli amatori delle buone

lettere ,
sì per la varia erudizione ,

che dovrà contenere ,
si per la diver-

fità de’ componimenti 3 de’ quali farà

arricchita

.

DI ROMA.
Il Sig. ^leffandro Guidi > celebre in-

gegno nella Poeffa Italiana , le cui

I{ime furono ftampate in Roma dal

KomarcK nell’anno 1704. in quarto >

Ila ora imprimendo nella famofa , e

fplendida ftamperia del Gonzaga fei

Omelie del Noftro Santidìmo Ponte-

fice ,
da lui portate in verfi volgari

col tefto latino a rincontro ; Opera ,

che gli concilierà grande applaufoper

la gloriofa fortuna, che ha avuta d’

impiegare il fuo raro talento intorno

àgli aurei componimenti di Sua Bea-

titudine, i quali fornifeono di dovi-

aioli
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ziofi concetti le menti più eccelfe

.

• Una delle più nobili , e delle più

degne fcritture Tofcane vien merita-

mente confiderata quella dt'Morali di

San Gregorio Magno i volgarizzata da

Zanobi da Sfrata , contemporaneo del

Petrarca , con efprefsioni proprie,

con voci pure , e con nobilifsimo fti-

le . Queft’ Opera fu ftampata in Fi-

renze nel 148(5. per Lorenzo della-.

Magna in due tomi in foglio , in bella

carta , e in buon carattere per quel

tempo j nia con tante abbreviazioni

,

c con sì barbara ortografia , che nef-

funo fi è mai arrifchiato a riftampar-

la
( quantunque divenuta rarifsima ,

e ricercatifsima dagli amatori della

buona lingua , fra’ quali lo ha ripofto

l’Accaderaia della Crufcà,dacui fpef-

fifsimo è citata nei Vocabolario ) per

lo fpavento forfè, che mettea la dif-

ficoltà di purgarla . Ora v’è perfona

in Roma , che con maravigliofa dili-

catezza la va ripurgando , fenza mi-

nima otfefa del tetto , dandola nelme-
dcfimo tempo di mano in mano allo

flampator Corbelletti, il quale va ri-

ftampandola in quarto. L’Opera farà

di grand’utile al pubblico
,
perchè è

ficura
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ficura in ogni parte, abbondantifsima

di mille bellezze , e degna d’andare in

mano di chi fi fia,con certezza d’aver-

vi a produrre frutto fpiritùale non_,

ordinario , oltre al profitto per la Ta-

na favella Italiana . Sperianio j che

con l’efcmpiodi quella riftampa pof-

fano incoraggirfi le perfone di buon_.

guftoalla pubblicazione ditanteal-

tre Opere fcritte nel miglior fecolo

della noftra lingua , le quali o non
fono fiate mai ilampate i o pure fono

fiate fiampate fcorrettifsimamente, c

fopra codici a penna guaiti , e difet-

tuofi

.

Sono finite d’imprimcrfi le prime

Tavole Cronologiche Sìg.Curlo Del-

fini fiotto gliaafpizjdel Sig. Cardina-

le Imperiali , che abbracciano la Sto-

ria del vecchio Tefiamento ,divifa in

Tavole quattro , intagliate in rame ,

e imprcflc in fogl) reali aperti : Opera
infigne per lo fifiema > che contiene

la cronologia univerfale più efatta fe-

condo i Critiche gli Autori più clafsi-

ci , cominciando dal principio del

mondo fino a Gesù Grillo ,con le Di-

nafile. Monarchie, Epoche, Olim-
piadi , Falli Confolari, Ecclifsi, e tut-

Tomo S tociò
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to ciò , che di fegnalato , e di grande
s’incontra nella Storia facra

, e pro-
fana . Verranno appreflb altre cinque
Tavole , che abbracciano la Storia

cronologica da Gesù Grillo fino a’

tempi noftri j ed è parere di perfone

molto erudite , che quella Opera fia

fingolare per ogni riguardo , ed utile

tanto agli uomini letterati
,
quanto a

i principianti > per la facilità, con cui

vi fi fpiegano gli avvenimenti , i fatti

,

e le cofepiùillullri.

11 P. Giuftppe Ciuvencj, della Com-
pagnia di Gesù, noto per le fue Ope-
re già llampate , dopo avcr’infegnata

la Rettorica per lo fpazio di i8. anni

in Parigi nel Collegio di Chiaramon-
te , a cui pofcia hanno dato il nome di

Luigi il Grande , fu eletto da’ fuoi Su-

periori per Illorico della fua Religio-

ne dopo il P. Giufeppe Reufsio , il

quale fuccedette in quel carico ad O-
norato Fabbri.fucceflbrc di Daniello

Battoli . Il primo Storico fu Nicco-

lò Orlandini , le cui Storie fono ftam-

patc i venne poi Franccfco Sacchini

,

indi Vincenzio Guinigi , e poi Pier

Pofsino anteceflbre del Battoli ; ma
niun di loro nulla pubblicò in tal pro-

». polito.
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pofitO) tranne il Battoli , chefcrilTe

molte cofe in Italiano . Ora il P. Citi"

vencj ha. pubblicato un groflb volume

con quefto titolo : Hifiorix Societatìs

Jefu Tars quinta ,TomUS pofierior , ab

anno i ^9i.adannum 1616. aurore Jo-

fepho Juvencio , Societatìs ejufdem

Sacerdote . J{omtC , ex typographia Geor-

gii Tlachi , 1 7 1 o. fol. pagg. ^74. L’

Òpera è metodica , accurata , e de-

fcrictacon molta eleganea . Egli è pe-

rò difficile averla j imperciocché non

lì trova efpofta in vendita
, perchè fe

ne pofsa provvederci! Pubblico, di-

cendoli , che non dee diftribuirfi luori

de’Collegj, e delle Cafc delUCom»
pagnfa

.

Il Sig. Andrea >Ada\n\» da Bologna,
detto tra gli Arcadi Caride Tìféo,
Macftro della Cappella Pontifìcia , c
Benefiziato di Santa Maria Maggiore,
ha dato fuori le Ofjerva'gioni per ben

regolare il Corode i Cantori della Cap-
paia Tontificia tanto nelle funo^ioni oiy

dinarie, che/iraordinarie . I{oma,per
Antonio de' i.in 4.pag,g.iié[.

fenzala prefazione, e l’indice .,Lp
funzioni facre della Cappella Ponti-

fìcia fono piene di tanta maeftà , che
S z era



Giorn. De’ Letterati
era necefsario , che fofsero deferitte

>

e fpiegate in un volume particolare >

come ha fatto il Sig. Adami per iftru-

zione altrui. Vi ha egli aggiunto il

Catalogo de i Cantori Ponti ficj da
Paolo III. in giù con alcuni ritratti in
rame . L’Opera è nobilmente ftam-
pata, utile, c degna.

DI SIENA.
yitaB. Bernardi Ttolemai , Congre-

gatìonis Olhetan<e Fundatoris \a Ger-
manico Ptolemso

, Tatritio Senen-

fi

,

ec. per Elogia centum , & ultra

olim digefta . Senist apud Bonettos ^

1710. 4.pagg. 308. Il nobile Auto-

re di quella Vita , difeefo della Fami-
glia medefima del Beato Bernardo
Tolorrviei

,
già Vicario Generale del

Cardinal Piccolomini Arcivefeovo di

Siena , Dottore di Teologia, e di Giii-

rifprudenza , Interprete Ordinario

della Legge civile nella Univerlità

della patria , e finalmente Accademi-

co lntromco,lafciò manoferieta queft’

Opera tra le fuc carte , Ella è fiata

atnorpfa piente raccolta dal Sig. Con-
te,eCavalier Mario Toloméi, figliuo-

lo di un fratello del medefimo Auto-

re ; e per gloria di lui , e di fua Cafa
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egli l’ha pubblicata > e dedicata a

Monfig.Antonfelice Zondodari,Nun-

zio per la Santa Sede apprefso S. M,
Cattolica.

DI TRENTO.
La cofcknT^A illuminata dalla Te(h

logia di San Tommafo d'equino , ri-

flretta c volgarizzata dal Conte Gio,

Batifta Comazzi. In Trento, perdo.
.Antonio Brunati, 1 71 1 . i» 8 .

1

due prw
mi tomi di queft’Opera erano flati dir

vulgati in Vienna Tanno pafsato ; ma
ora in quella riftampa altri due fe n^

fono aggiunti per compimento della

medefima.Abbiamo ragguaglio,che T
Autore Ila morto in Viennaaddì a7.

di Marzodeli’anno preferite, e che_*

abbia lafciato in mano de’ fuoi eredi

altre Opere da ftamparfi
, cioè una_»

intitolata Pirorum , ac jceminarwm cor

raBeres, ec. e un’altra col titolo; Fir

lofcfia , ed .Amore

,

raccolta di Sonetti

comentati dall’ Autore medefimo,.

Quelle , che fono ftateda lui pubbli-

cate in Vienna , alcuna delle quali ir

è più volte riftampata anche altrove >

fono principalmente ; i , 1 due Tomi
d^W'lfloria di Leopoldo a. La Mente
del Savio > La Morale de’ Principi i

S 3 4'To-;
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4. 'Politica , e B^eligione > tomi quat-^

tro j ec.

DI VENEZIA.
Il Sig. Bernardo TrivifaneyptomoC^

fo q^iii ultimamente alla pubblica let-

tura di Filofofia , tiene in pronto per

dare alle ftampe il fuo "ì^uova fijìema

fìlofofìco i. nel quale col fondamento
di particQlari principj difcotrerà de’

corpi X de’ moventi, e della natura

,

e proprietà degl’intelligenti . Queft’

Opera fervirà iìngolarroente a dilu-

cidare inmoltiinme cofe , efpecial- ,

mente nelle pià aftrufe le MeditaT^oniyl

ffilolo^chc del ch,iarirtìmo Autore^ i,

delle quali è ufcito il primo, volumè-».

divifo in tre parti l’anno, 1704.^ (a):.

il che effo ha voluto fare prima di

darci il compimento degli altri volu-

mi delle fuddette Meditazioni, Accioc-

ché egli ferva come diprodrowroalle.

medefim^e :con cherefteranno più pa-

ghi alcuni pochi Italiani , che le han-

no confiderate,come troppo difficili,,

eofeurci

Mdipo, Tragedia di Seccete. 1» itene-

lia , nella, fiamperla del Poietti 1 71 1

.

jBS.pagg. 83. Qi^efta incomparabile

favola

1^) Ysnex..affr.Micheli Yactx, ,Jn 4 .
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Tavola del più famofo Tragico della:

Grecia , e propofta dal maeftro del-

la Poetica j come il più perfetto mo-
dello della Tragedia y è ftata nobilif-

llmamente recitata più volte nella..#

pallata Quarefima daunafcelta radu-

nanza di giovani Patrizj di quella cit-

tà , con apparato veramente propor-
zionato calla dignità delPAzione , e

alla nobiltà degli Attori , ccon ac-

compagnamento magnificodi Cori ^e

di balli al fine di ciafcun’Atto. Lafiia

felice riiifcita ha fatto pienamente co-

nofcercj eller vero ciò 5 che un bra-

vo noftro Letterato {a) lafciòfcritto.

ultimamente^ che la nollra favella-#

Ca acconcia ad cfprimere qualunque

paflione più forte > e adattata al pari

di qual fi fia ,> a fare fpiccar la gran-

yy dezza, eTenergia side’ fentimen-

„ ti ,che degli affetti > da’ quali vien’

animata un’Azione „ i e com'egli

lo diflc a riguardo della lingua Fran-

cefe , noi ci avanziamo a dirlo anche

a riguardo della Greca , e della Lati-

na , con refempio di quefta maravi-
gliofa Tragedia^che tradotta ha modi,

icuori degli afcoltanti in Venezia-»

eome
Marfellj3_ nel
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come già nella fua nativa favella

,

gK
aveva modi in Atene . Il traduttore

di ella , che per modeftia non ha vo-

luto , che comparifea fopra la ftampa
il fuo nome , egli è ftato il Sig. Con-
te ^goflino 'P/ovcwe , Gentiluomo Ve-
neziano , del cui talento nelle eofe

del Teatro non è folo argomento que-
lla fua elegante veriione , quando nc
abbiamo altre j e maggiori teftimo-

nianze nel Dvixnra^ At\\ATrincipefJ<t

Fedele t e nella Tragedia dei TdtneT^

Uno-
Si avanza a gran paffi la riftampa_*

intraprefa da Lorenzo Bafegio degli

Annali EccLftaJìiei del gran Cardina-

le Cefare Baronia , veramente padre

dell’iftoria ecclefiaftiea . 11 Towo otta-

yo diedi è già terminato , e ci vien

da ta fperanza, che di quattro in quat-

tro mefi abbiano ad ufeire anche ifuf-

feguenti - Il librajo ammette come in

focietà chiunque volede rimanerne

provvido , mediante lo sborfo di lire

dodici Veneziane per ciafciim Tomo
«legato

.

DI VERONA.
11 Sig. Dottore Sebafliano Botavi y

Accademico yMetofilo > che fetide già

con
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con applaiifo cantra l'tifo dd falafjo ,e

altresì contra quello delle ventofe > e

fanguettole ,
ha pubblicata ora una_t

dotta ^llega'gione Medico-Fifica {a)

,

nella quale ,
impugnando l’opinione

d’alcuni altri Medici , foftiene , che

non doveiTe giudicarli effetto di vele-

no una ulceretta olfervata nella parte

fuperiore dello ftomaco d’un cadave-

ro umano j e parimente , chedall’ef-

ferfi trovati nello fteflb ventricolo al-

cuni granelli di mercurip j mifticon

certa polvere bianca, non vi fpfTc gÌH”

Ilo fondamento di alferire, che quel

tale fofe ftitO uccifo col folimato

.

Moftra con molte autorità , come l’ul-

cerazione poteva derivare da più al-

tre affatto diverfe cagioni i e come il

mercurio poteva facilmente elfergli

flato dato per rimedio , come lì dà in

molti mali.da chi ne intende la virtù ;

aggiungendo , che fe folfe flato foli-

mato , non una fola piaga, e nella.»

parte più alta , ma molte fe ne fareb-

bero fcoperte , e mafsimamente nel

fondo , ove lì vide la detta polvere

.

DI

(a) In Verona
,
per lifratelli Merli

,

1711.

in 4. pagg, 27.
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DI VITERBO.

In quefta città è ufcito alla luce un
libro ,chc fpiega le rubriche Ecclefia-

fìiche, intitolato: ‘Pratica delle /acre

cerimome diflìnta , e /eparata per eia-

feuno Officio > e Miniftro in particola-

re , tanto nellefm'2^ioni private
,
quan-

to in quelle dellafsttimana /anta, con

le note del Canto fermo , fecondo la ru-

brica del Meffale , del Cerimoniale de'

Ve/covì , e del Breviario Romano : Ope-

ra molto utile , e necefiaria per gli or^

ftinandi , ed altri ecclefìajiici , di Carlo

Yemnzi .Viterbo > per Giulio de'Giulif

1 71 o. 4. pagg* 2. i 2.* fenza la dedica-

toria , e la prefa2iione

,

IL fine.

ERRO-



ERRORI occorfi nella (lampa del

TOMO IV.

facciata

,

107
loS
II»
129
»?9

;ai

linea. Errori.

25 avvilo

iz uua
IO un
I y corno
I i confuetudiee
zi Strittori

27 quefte

y GIAMBATISIA

Correz^Uvi •

avrò' io

una
uno
come
confuetudine
Scrittori

efle

GIAMBATI-
STAm I

2o6 21

269 iS

27$ 22
278 27
319 27
320 14

4
*9

accopiamenti

medeilmo

refecans .

effai

provare

.

inofficiofo

quella terrallo

arà _

accoppiamenti
medefimo^anzì
nel feguente
amputans

alTai

provare,

inofficiofa

terrallo

2

16**
farà

s 5 B

328 4.“^* €»ahx~~bx —^aah^ba ’^:^ahxx--hx—zba

^a ^ ta

5*» '-:6ahx..bl..sa\ *—:^ahxx»»hx—zba

6ar ^ ùar

3*9 3 AEH AEF
33 * 7 concepifce concepifca

333



faccUta. ItneA. irrori,

33^ 27 Eugenio, ed

335 14 qualche

15 che vi

337 15 e
,

350 23 regola

ISS 14 bevette

362 IO AOKMATI
405 1 7 quem

422 28 Sig.

443 IO dopo
28 proteftando

447 ^ 5ig. Senatore

2 Segretario

CofrezAoni .

dairUgenio,e da
qualunque
vi

reU
bevve
AOrMATI
quom
del Sig. Conte
avanti

proteftando egli

Sig.

Configliere di

Stato , e Segre-

tario
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PUBLIC LIBRARY
or THE

.CITY OF BOSTON.
AB BREVI ATEO R E C U LA T I O N S

One volume can be taken at a timé from thè
Lower Hall, and one fropa thè Upper Hall.
Books can be kept out 14 days. -

,

*

A fine of 3 cents for each imperiai octavo, or
larger volume, and 2 cents for each smaller
volume, ,will be incurred-for each day a^book is

detained more tlian “14 days.
Any bdok detainéd morfi’than à weék beyohd

thè time limited, will' be sent for at thè expense
of thè delinquent. ,

’

No hook is to be lent out of thè househol'd of
thè borrower.
The Library hours for thè delivpry and re-

turn of books are from 10 o’cloct, A. M.‘ to 8
o’clock, P. M., in thè Lower Hall; and froni lO ‘

.

o’clocjc, A. M., until pne half hour before sùn- ,

set in thè Upper Hall." _ ^

'

Uvery hook must, under penj\Ìty‘of one dol-^
lar, be returned tó thè Library at sujch time in

October as shall be publicly announced.
No hook belonging to thè Upper Library, can

be given out from thè Lower Hall, nor returned
there; nor can any hook, belonging to thè
Lower Library be delivered from, or received
in, thè Upper Hall.
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