
1



RESENTED

TO

THE







, GIORNALE
D E’

LETTERATI
D I T A L I A

tomo TI{ETiTESIMO QjjniTO

Anno Mdccxxiil

SOTTO L>A TV^pTEZlO'HE

BEL SERENISSIMO

GIO. GASTONE,
'AV

GRAN-DUCA DI TOSCANA,
I

-
I

I f

(<

') O
' (I

' ''

1N VENEZIA,MDC C XXIV.
ApprelToGio. Gabbriello Hertz.

Con Licenza De’ Superiori.

B privilegio.



Ac<^, ^ì3-77l

f

%
r'-

'v r f

.fl> .j{j,r

<^ ì;:
•:

<

?
^ J) !. :

't'
•

'

r»!»- 1 ,

'' '*</ - " '

*
'

.

-' ' . ; .

...
'

,?
':^

i'.. ^ ? i.';U':'

> " > . -i. /V
•

^
^ /

.

'.,4.'k,-.

-'
, -r'

'



TAVOLA
DE’

LIBRI,TRATTATI,€c.

quali s" è parlato in queflo Tomo
Trente/imoquinto ,

A

^ Agricola ( ElUnto
)
Apologia deliquio

della crocetta d’argento, ec. 454
*** uh Aguirre ( Dominicus

)
tacita

onerum condìtìonum repaitione ec. 519
Alighieri

(
Dante

)
Cooiniedia : ed ilio-

ne napoletana

.

A. M. Per là traduzione d’ Omero , di
Arijleo Qrathto^ fonetti, 42r

* Amati (Michael) De Pifciutt atgue a-
vium ejas confitetudine ^ ec. 458

^ Anastasius Eihliothecariuf : Vita
manorum Pontifìcum , edita a Franei-
feo Blanchino, Tom, II. 495

Anastasius
( Philippus

)
Suprema ijp-

man% Pon^ifids potèfias ec. 4O5
* Andruzzi

( AloyHus
)
Clementina

fiitutio (Jaigenitus Bcckfia traditioni^jn

vìndex
• 40^

raldi
( Lodovico

) L’ Italia nobile
ec.

ULI SIO
(

Domenico
)
Delle fcuole fa-

ere ec.

* ^ Bac



Bacchi^^i
( henedetto) Rimanefite del-

la fua vita
. 540

^ Babia ( Carlo-frarjcefc'o^ Tre raggiona-
menti ec. 449

^ Balde scHi ( Alejfdfidro
)

Relazione
, della nave principale della chiefa La-

te ranefe . 490
Ba INDURI (Anfelmus) Nmnlfmata trippe*

ratorum ec. 39

5

* Barbieri ( Gtufeppe )
<]onfiderazion i

Cc. 409
di Bargia ( Gtufeppe J Svegliarino cri-

fliano tradotto da Giovannantcnio

Pàscerà, 439
^ BENfEDicTis

( Joannes-baptifla) Pbi*

Icfopbia peripatetica , 521
Benetelli (Àloyfius maria)

ritati tìtiathema . 5081

Be!sj2elius
(

Hericus
) V* Ssripto*!

RES ec. r

Bergamini ( Antonio
)

Nuovo meto-
' do ec. 467

* Berni [Frantefco) ec. Opere burlefche,

libro I. 401
Ber nino

(
Domenico

)
Vita del Veiu

Giufeppe da Copertino. 49^
Berretta

( FranceJco^l^TìxiìotìQ, aduna
monaca novizia . 475

Blanchinus
( Francifcus) F. Anasta-

sio s Bibifothecarius

,

'

Bonanni
(
F/7/^pi?) Gerarchia ecclefiafti-

ca. 497



— 1—-- Gabinetto arniònicó.

Della vernice cinefe. 49^
BomaVeri

\
Ghvanfrancefcv

)
Idoria fi-

(ìco-naturale delle valli e (tato di Co-
macchio. 41

1

Borromeo ( /• Carlo
)
Sermoni familia-

ri . I

Boschetus
(
Bartholomseus

)
T>e falìva»

tiom mercuriali . 525
Buommatei

(
Benedetto ) Della li ngua

tofcana ec. 451

C

Gag Moti
(
Giovawpaolo J Prediche mo^

rali ec. 5^0

Calsi
(
I^uogiero) Filofofia morale efpo-

fia in fonetti . 48S"

Carusius
( Joannes baptifta

)
hiftoria

Jaracenìco-ficuìcs monumenta • 479
Bihlictheca hiftorica Sicilta, 485

Gasimi
( France/romaria j

Prediche , 457
L’età deiruonio ec. 43/

Ceva (Thomas) Phtìoi^ophia novo-anti’-

qua. 4?

6

Chiapronus
( Juftinianus )

ASla carboni •

\atiJnis ec. 49^
Clemems Xl. Bullarium

,

4B9
CoGRossius

( Carolus-francircus )
Pro me^

dicorum viri ute ec. 41;
Comtarini

(
Carrìmìllo ) Sua morte ed

elogio. 3SÓ
Corazzi

( Hercules ) D<? Jìudìo reruni

Cislefiium^ oratio . -, 501
k d'i3



di Costando {^Angelo) Rinie> 47

r

Cr usiciMBENi
(
Giovann.ario

) l^otizie

degli Arcadi morti : tomo li. 2^^
»"' ^ Stato della chiefa Laterane-

fe ec.
^ "

494" ' " Iftoria della bafilica di s. A-
naftafia 495

' Vita di Gabbriello Fllippuc-
ci.. 495..

I>

Dandolo ( Luigi ) Trattato fopra le

qualità del buon cavallo . 470
Del.fi NI (Carlo), Storia univerfale mo-

derna ec. 179
DeìijLDoKi{carUntomoy L’ingiurie fat-

te alla carità criftianaec. 50

j

Don Duri! ( Giroìamo^maria^orento ) Pre-

cauzioni da ufarfi da^cerufìci in mezzo
alle pedi*. 408^

Doria (Paolmattia ) Conflderazioni in-

torno alla natura delie diniodrazfoni

univerfali geometriche ec. 45J
Durano ( Urfiniis) F. Martene ( Ed-

mundus
)

Elatio (Lifìdoro) F* Magalo r t»

F

Facciolati (Jaccpo) Ortografia italia-

na: edizione IL accrefciuta. 461



* mmmmmmmmrn ^xefCitattOneS iti M. T. C, O^^-

t^oms duas

.

46

^

* Ferrari ( Girolamo
)

Notizie iftoriche

della lega ec. 527
^ Fo^^tanta (CWi?) Anfiteatro Flavio . 401
^ Fkacastorius ( ‘Hieronynius

)
Syphi^

lis. 399
^ Franionius (Sebaftianus )Or/7//oec. 463

G

* Gagliardi {Domonioo) Dell’educazione
de’ figliuoli parte 11* 496

* Galeardus
(
Paulus ) AJ Vortumtum

Maurocenum^ £pifccpum<^ orario^ 4 li
^ Ghirlandi {^Ferdinando

)
Poefie mora-

li e facre . 429
GiANNETTAsius(NicolauS'partenius ) o-

pera. 459
^ Gimma {Giacinto) Idea della Storia del-

l’Italia letterata .. 449
^ Giunta (

Francefcorrìa^ia
)
Orazione ia

morte del P.GiroIamo Giunta . 526
* Giustiniani {G irci/jrrjo afeanio ) Salmi

parafrafati j e vediti di mufica da
nedetto Marcello: tomi I.ell. 501

^ Gorius ( Antoniiis francifeus) Infcriptio»

nes , ec. rum adnvtatiombus Antonii-
marias Salvimi. 422

Grimani
(
Giovannandrea ) Sua morte

ed elogio. 391

4 * Kro-



K

Kkomayirus ( Joannes-henricus )
K 0-

V I D I u s ; TTtJitum .

L

Lancisius
(
Joannes maria) F.Mor&a-

GNus (Joannes Baptifta)
^ Labari

N

u s (Dominicus) Or/ìthec. 421
Letterati Italiani ultimamente defon-

ti. 3.20

Lioni K. Palladio
de Luca [GiovambcitiJ^a) La pietà mal

regolata . 430
de Luca ( Maurizio ( Lettera fopra ’l

riaprimento delP univerfità di Tori-

no . z6%
Lu PUS { Chriflianus ) opefum tcmus /•

& IL 514

^ Madri SIO ( Ktccolo ) Meditazioni cri;-

ftiane ec. 310
Maffei ( Merope. 456. 529

•le —« Teatro italiano : tomo I. e

II. 528

Magalotti [Lorenioy Canzonette ana-

creontiche . 4,27

Malatesti {Antonio) Salvetui {Pie-

ro) Brindifi* 42S
Makfredius

( Euftachius )
Meremìi ac

folis congre^us

.

41 *

Ma-



MARAtti '( Fau/ììna
) V. Zarpi ( Oh^r

vanibatìfta
)

Marckllo {Benedetto) F. Giu stiniani

(
Girdiamo-afeanìo )

^ Makchesiu» ( Georgins ) Qcrapendium
hifloricum Forilivii^ 432*

^ Mare scoTTus
( Ca?far ) . 407

*** Mariconda ( Aiphonius) ec. 5bo
^ Marinelli

(
Filippo

)
Il giuoco degli fcac.

chi fra tre . 456
Martene (Edmundus) Durand ( Ur-

fiiius) Thefaurus . anecdoierum ; tornus

IV. 178
^ Masiero {Filippo) I] piu temuto de’ma*

li 5 la pefte , 524.
^ Mazara {Benedetto) Leggendario frali-

cefeano accrefeiuto dai P, Pierantonìo

da Venezia* 504,
^ Mazinus ( Joannes'baptifta ) hUebam*

ces morborum pars /. 41 j
* hiÌEDici { Paolo) ECercìzj fpìrìtu^li

,

452
•k Dialogo fopra J’Efodo. 4:2
* Merea {Gìovarribatifla ) La contempla-

zione. 434
•k . Ademaro. 43 5

* Migliorucci
(
Lazarus l>cnedi£lKs) /«-

ftitutionum juris canonici ìiher IV. 48S
^ MignoNius (Ubaidus) F.Politus(A-

lexander
)

^ Mugnos (
Luigi

)
Vita di Giovanni d^

Avila. 43§
MoRGAGNUs ( Joannes-baptifta ) Adver^

^aria anatomica Vcc, La Ncisiu s( Joan-
nes-maria

)
Viffertatiotìes dua ^c. 109

•- Ad^



Adver^arta anatomica : editto

Lugduno-hatava

,

• 3^4
Muratohius ( Ludovicus antonius

) F.

ScRiptores ec.

—

Deilii carità criftianaec. 448

—

Della perfetta poefia italiana :

edizione illuflrata * 516
Musalo {Andrea) Sno elogio. 320

N

Nadi
(
Giufeppe-anfonio )

Sua morte ed
elogio. 381

* Narducci
( Tommafo) Il paragone de*

canali. 435
Natalb

( Antonio
) 11 paradifo in terra

ec.
^

476
^ N. N. De monachatu heneài^ino D. Tho* -

ìride . 508
^ N. N. De fabula monachatus benediSlini

D. Thoma . 509
* N. N. Apologia per li due Santi Bri-

zìi . 509
N. N. Vita di fuor Rofa-maria Gene-

rali. 522

N. N. Iftoria del regno di Luigi XIV.
tradotta dal francefe. 52S

Novelle Letterarie d’Italia , 394
dì Benevento. 405
di Bologna

. 406
di Brefcia

. 412
di Como . 414
di Cremona, 416
di Ferrara. 457



di Firenze^ 419
di Forlì » 430
di Genova . 434
d r Leida » 594
di Londra. 39S
di Lucca . 435
di Milano. 437
di Modana. 447
di Napoli. 449
di Padova . 46

i

dì Palermo.. 479
di Parigi* 395
dì Fifa* 455S

di Ravenna.. 488
dì Roma • 489
di Torino.. 500
di Venezia. 501
ài Verona o 52

S

di Upfaì* 395
o

OsAtioKi di lode di diverd C.. R. Tea-
tini

. 521
Or s ATa (

Gìovamhatijia
)
Suo elogia. 70

— ' • Spijìola de Jirenis ^ 79
OviDius r Trijisum cum notis Erdmanni

Uhfei. 524
,11 , D<? Ponto cum notit Joannis

Henrici Kromayeri . 524

P

Palladio {Andrea]^ Architettura > tra-

dotta in Inglefe da Jacopo Lioni . 398
Pah-



^ Pan^ce!ii
( Qiovanmntonto ) V* Bargia

(
Giufeppe)

^ Pascoli
{
A lejfanJro)‘Dt\ moto tc. 497

Pasinus
( Jofephus

^
DtjJsrtatìcnes \ìn

Pentatheucum

,

• 295
Pauli

( Sebaftianus
)

De nummo aureo
Valenti

s

ec. 246
* »»' I MI Orazione nell’efequie diMonf.

Gigli.
^

' 436
^

I « Ovatto prò Alexandre Vteentì^

no. ‘ 457
^ Funerali e orazione per D. Gio- •

vanna Pignatclli .
45S I

* — Orazione al Cav. e Proc. Gio- -

vanni Frinii. 524
^ Petrio>^ani

{ Giufeppe-antonio) Vite cP

alcuni nobili convittori ec. 457
^ del Pexxo {Giufeppe) DifeTa de’libri li-

turgici e della perfona del Card. Toni»
mafi . 486

Pico [Marro-emilio) Difefa ec. 4*

* Pis ANI ( Benedetto
)

Fiilginia ^ Rime
anacreontiche. 51

1

* PivATi {Gtovanfrancefeo
)
Del perfetto

governo della Rep. di Venezia . 478
* PoLENi

{
Joannes

)
Mercurius in fole vi^

fus ec. 41

1

* PoLiTus (Alexander) Mignoniu s ( U-
baldiis) Orationes du^e tc. 4^9

* PoNsi
(
Dow^’/7/V^) Vita del B. Giovan-

ni Nepomuceno . 439
^ Prose Fiorentine: volume VI. 4^5

^ Re.



R
^ Recrosius (

Raymundus
)

Ordo
ris ec. 440

^ Rudi
{
Fra/tf^fro) opere : tomo IV. 430

Relazione d’alcuni antichi monumen-
ti . 257

*** Relazione della funzione efeguita dal

March, di Pefcara ec, 498
R E NDA‘ RAGu s A

( Hieionyiiuis )
Sicilia bi'*

bliotheca recens ec. 452
^ «Ni »— Singulare jurìdico^poUticum

ec. 4 53
* Ricci { Bartolomrneo) Opere, 417

Rie HA ( Carolus
)

Conflitutìo epidemica

Taurinenfis tertia , 500
R IME nel dottorato dì Francefeo faverta

I^iva

,

414
•*' Koe Ac c ì{Bettedettc)VrsLtìcsi ec, circa l’ufo

emendato della lingua italiana . 250
^ Rosignollus ( Gregorius ) Ve cenfu^

ris , 440
^ di'* Rossi (

Carlo
)
Rime /acre e mora-

li, 510
^ Rossi f Joannes*maria ) Ve interpretare-

dis jimpifcium medieamentorum facuira*
tihus ec. 478

^ Rotario {Sebadiano) Rimedio nel mal
caduco ,

53t

.
**' Rotarius ( Thomas- francifeus

) Theolo*

già moralis regularium

.

409
S

* Salio (Giufeppe) Elegiaco. 436
* Sai. VE ITI Piero F. Malate sti {



Salviti I { AtìtonWaria
)
Omero tradot-

to. 4*9
^ V. GoKivs

( Antonius-franci-

fcus
)

•

* Salvio { Ale/fandro) II giuoco degli fcac-

chi . 436
Sannazzaro ( Jacopo ) Opere volgari

ec. 467
Santit«elli ( Stanislao

)
DiiTertaiione

delle niancie. 90
* Sahtorio {^Santorio ) La medicine Jìati^

que ec. 397 ;

^ Sa ss ari Ni ( Ba^tolommeo) Difeorfi fa- •

cri . 437
I

Sassi ( Giufeppe-antonio
)

Vita del B.
|

Giovanni Nepomuceno. 44

S

ScRiPTORES l(erum italicarum^ collegiore

Ludovico antonio MiiratoriO) Tom. L
if II. 207

^ Tomus IIT.&IV. 395
* SiToNus ( Joannes-baptifta

)
latrcfopbìa

mife elianca , 465
Supplementi al Giornale de’ letterati

dltalia ; tomo IL 283
T

^ Tassis (
Maria-^aurelia

^
Vita di s. Gra-

ta . 474
* Tilli ( Michael-angelus) Catalogaspiana

ta^um hortt Pffafìf , 421
* Tonti [Gtacirjto) Orazione nell’efequie

della Principeifa Anna-criflina-Iodovi.

ca ec. 526 i|

* Tozzi (
Lucas) Operum edithVII* 517 I

^ rnmmmmmmmm Suo ClOgio , 5l8

Tr lON'



Trio H PETTI {Leìh) Sua morte ed elo-

gio-
„ 37 J

^ Tueri (
Gìcvampelìegrino

)
Prediche

cc. 5^7
V

Vallisi^eri {Amorììo^ lAoria della ge-

neraiion dell’uomo. 136
Valsalva ( A ?2tonmaria ) Sua mor-

te . 39^
^ di ViNEiiA [Pacijico) Prediche quare-

lìniali. 465
* di Venezia ( Pierantonio

)
V* Mazara

(
Ben edetto j

^
.1 ..m Rifpofta alla Lettera apolo-

getica ec 505
^ Uhseus ( Erdniannus ) V, Ovimus :

Tnfttum .

( Domìnìcm) Opufcula mofalia . 454
* Qurfus tbeologicus moraMs . 464
^ VoLvi ( Giovanna lìti nio

)
Che non deb-

bon amnietterf] le donne allo fludio

delle fcienze. 47Z
Z

^ Zanelli ( Ippolito
)

Vita di Carlo Ci-

gnani, 410
'* Zannichelliu s

{
Joannes-hieronynius ]

Litographia duorum montium ec. 523
^ Zappi {^Gtovamìoatijia felice )

Makatti
{^P^ufii/to) Rime ec. 512

* Zeno { /ipefolo) Vocabolario degli acca-

demici della Gru Tea compendiato. 528

ZoNDADARi
(
Marcantonio

)
Iftruzione

del facr’ordine degli Ofpatala ri ec. 47 J
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GIORNALE
D E

LETTERATI
DITA LIA.

ì

TOMO TRENTESIMOg^JlNTO.'

ARTICOLO I.

Sermoni familiari di x. Carlo Bor-
romeo , Cardinale di s. Frafede e

Arcivefcovo di Milano , fatti alle mo-
7iache , dette Angeliche ,

deli infigne

monafiero di s. Paolo in quella cittàj,

raccolti fedelmente dalla viva voce del

Santo per la R.evercnda Madre An-
gelica , Agata Sfondrata ,

e pubbli-

cati ora la prima volta da’codici ma-
nufcrini per opera di D. Gaetano
Volpi . In Padova , prejfo Giufeppe

Cornino^ 1720. in 4. gr. pagg. 143.
fenza i prolegomeni d’altre pagg.
XX. e fenza tre indici ; Timo de’

Sermoni, il fecondo delle autorità

fcritturali allegate in effi , e’I ter-

Tomo XXXV. A zo



2 Giorn. de’ Letterati
zo delle cofe notabili . C’è in ol-

tre fcolpito in rame , il ritratto

del Santo Cardinale e Arcivefcovo

.

L a buona forte fe capitare nel-

le mani del Sig. D. Gaetano Vol-

pi
, quefti Sermoni , che Icritti a pen-

na fiavanfi in vendita nella bottega
d’ un libraio , mentre a Milano e’ fi

trovava : iJ ilio buon difcernimento
glie ne fe conofcere il pregio . Aven-
do intef) , che non ancora per le

llampe s’erano pubblicati, fubitone
concepì il difegno di darli a impri-

mere al fuo Cornino; nè guari d in-

dugio e’frappolè a mandarlo a ef-

fetto , confortatone anche con ifpe-

cial lettera dal Sig. Dottore Giufep-

pc-antonio SaJp- , bibliotecario dellAm-
brofiana. È di quefta edizione il Sig.

Volpi ha voluto farne la dedica al

nome lèmpre lodatilfinTo di Giovan-
francefco Barbarico , al'or femplice,

mente Vefcovo eli Brefcia , ed ora

di Padova ^ Cardinale di S. R. C.

varamente Eminentiffimo , non fol

per dignità, ma vie piu per merito

di efimie virtù , e per un zelo eroi-

co di promuover nella fua grandio-

cefi ogni fludio di frienzij e bell’ar-

ri , e eoa eflè la pietà e’I bene fpi-

ritua-



Articolo I. 3

rituale de' popoli a fe commefll . E
a ciò fare fu egli principalmente in-

dotto dal conofcer la divozione e

tenerezza che il detto Sig. Cardinal

Barbarigo profefla al fanto Cardinal

Borromeo , di cui non fol elfo vene-

ra la memoria, ma ftudiafi di rico-

piarne in fe r immagine di quelle

virtù , che a tant’ altezza di gloria

lui fublimarono
;

nel che fegue la

feorta ancora del gran Cardinale Gre-

gorio Barbarigo
,
fuozio, di memoria

a tutti noi Tempre venerabile.

Appreflo alla dedicatoria vien la

prefazione indiritta dal Sig. D. Gae-
tano a’fuoi lettori. In quella fi pof-

fon confrderare come tre parti . Nel-

la prima e' ragiona del celebre mo-
nalrero delle monache illituire da’

Cherici regolari di fan Paolo , o Bar-
nabiti come gli appellano

,
in Mila-

lano
,
dette le Angeliche di fan Pao-

lo . Nella feconda parte ci porge no-
tizia dello Itile di quelli Difeorfi

,
e

delle occafìoni e del luogo in cui il

gloriofo fan Carlo gli tenne . La ter-

za è come narrazione del modo con
cui fe il Sig. Volpi l’acquilto del pre-
gevole manoferitto \ della fua indu-
ftria nel procacciarli altro elèmplare,
immediatamente dall’ originale flefift

A 2 tra-



4 Giorn. de’ Letterati
tralcritto ; e della fua diligenza in

rifcontrarlo e correggerlo di qualche
errore che vera fcorfb

,
principal-

mente nelle citazioni della Scrittura

e de’ Padri.

Alla prefazione fuccede una lette-

ra del fuddetto Sig. Dottore D. Giu-

fcpfe-antmio Sajft ,
per cui il Sig. Volpi

fu confortatato all'edizione; e prefa-

iie quinci l’occafione , rammemora
molte cofe del fanto Cardinale , che
nell’ Ambrogiana ,

alla cui cuftodia

egli prefiede
,
originali fi confervaio

.

Indi brevemente informafi il lettore

della fondazione e iftituto dell’ An-
geliche di fan Paolo, il qual iftituto

profefsò Agata Sfondrata , per cui

opera , a comun beneficio , fi fono

prelèrvati daU’obblivione i prefènti

Difcorfi . E finalmente s’adducono

vari paftaggi della 'Vita di fan Car-

lo ,
fcritta da Carlo Bafcapè , Pi-e-

pofito generale de Cherici regolari di

fan Paolo, e dipoi Vefcovo di Nova-
ra ,

dove ci vien narrato , con quale

ftite fcrivefle le colè fue ,
e formafle

fuoi ragionamenti e le fue prediche

quell’Arcivefcovo zelantiflìmo , folito

non lafciarfi sfuggire occafione di pa-

fcere il fuo grege col cibo falutifero

«Iella divina parola . Noi dalle cofe;

dette



Articolo I. ?

dette fin qui pigliam motivo di trat-

tare come tre punti nel prefènte ar-

ticolo", nel primo de’ quali moftrere-

mo , fan Carlo Borromeo efl'ere fla-

to , non folo un Arcivefcovo molto

fanto , ma anche un Santo molto let-

terato j nel fecondo daremo un bre-

vfe ragguaglio della vita e degli ftu-

dj di Agata Sfondrata ; e nel terzo

diremo poche cofe de’prefenti Ser-

moni , che quegli recitò , e quella

dalla fua viva voce raccolfe.

I. Non v’ha alcun dubbio, che di

fan CARLO BORROMEO in fan-

ciullezza fiata fra tale 1’ eduzione_

,

quale aver fi pofla la migliore in chi

nafce di cafa nobiliffima
,
adorna

fempre d’efìmie virtù , e dai cieló

provveduta d’ ampiffime ricchezze .

Certo egli è , che , fcorfe le fcuole

minori, pafiato efiendo in Pavia, in

quell’univerfità , d’uomini infignì fem-,

premai fecondiffima
, per lo fpazio

di cinque anni attefè agli ftudj del-

le leggi civili ed ecclefiaftiche lotto ’I

celebre Giovanfrancefco Alciato , a
cui pofcia ottenne da! Pontefice fuo
zio le dignità di Vefcovo , di Data-
rio, e di Cardinale. Quivi ottenne la

laurea dottorale con queir applaufo
che.cL vien defcritto da D. Bafiljip

A 3 Se-
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Seregno , Abate e Canonico regohre
Jateranenfe , nel libro ftampato in l\li-

kno del 1629. in 4. De laurea Divi
Cardi Borromei.

Affunto in quello mezzo il Car-
dinale Giovannangelo de’Medici , Mi-
lanefe , al ponteficato col nome di
Pio IV. zio materno di Carlo , chia-

mato a fe il nipote a Roma , creol-

lo Arcivefcovo di Milano e Cardi-
nale, mentre di pocolavea compiu-
to Tanno Tuo ventèlimo lècondo . Die-
g!i nel tempo Iteflb per direttore di

ìlia giovinezza , Guglielmo Sirleto ,

a cui aggiunlè per maeftro delle let-

tere latine e per fegretario Silvio An-
toniano ,

i quali anch’effi dipoi orna-

ti della porpora cardinalizia , furon

due rifplendentilfimi luminari della

Chìefa cattolica

.

Conveniva al nuovo Cardinale
,,

come nipote di Papa, foftenere gran
parte del pefo del governo pontifi-

cio , e in negozi importantiflimi ftar-

fi occupato il giorno tutto. Bramo-
fo adunque d’approfittare negli ftu-

d) delle lettere amene , diviso di da-

re a quelle una gran parte della not-

te, con aprire apprello di fe nel Va-
ticano. un’accademia , dove a gara

Qoncorfero le piu dotte perfone di

Ro-
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Roma, e fra quefte non pochi Pre-

lati, Vefcovi, e Cardinali, de’ qua-

li uno anche fu Ugone Buoncompa-
gno, che pofcia eletto Papa , fi no-

minò Gregorio XIII. E quefte lette-

rarie conferenze Carlo chiamar lòle-

va Notti vaticane. Qiiivi nel principio

difcuteanfi , con iftile rettorico e fio-

rito , quiftioni prcfe per lo piu dalla

filofofia morale , degli Stoici princi-

palmente e d’Epitetto , le cui opere
lodava grandemente il giovinetto Car-
dinale, e teneale di continuo in ma-
no. Condianfi tuttavia i difcorfi con
ogni fotta di erudizione amena , .

e

con delle piacevolezze onefte ancora.

Udiva egli quivi ,gli altrui ragiona-

menti , e prontamente pofcia gli rie-

pilogava , aggiungendovi nel fine del
filo qualche dottrina o erudizione
non sì dozzin;Ue. In quefta adunan-
za prefe egli il nomedi Caw; alqua^
nome alludendo Curzio Gonzaga nelle

fuc Rime (a) .) gfindirizza unfonett»
in fua lode

.

Ma non molto dopo , o perchè la

morte del fuo unico amantiìfimo fra-

tello Federigo gli fuggeriffe ftudj al-

lo fpirito piu proficui, o perchè lem-
A 4 pre

{
2i

)
In Venezia , al fegno del leone » 1 59 f.

iw li a carte 14S.
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'pre avuto averte in iDente di trarre

dallo fludio de’ libri de’ Gentili quell’

utilità che ci vien lliggerita dal Tan-

to Vefcovo Bafilio
, per meglio poi \

darfi agli fludj della frittura e del-

la • teologia criftiana ; cominciarono
nelle fue Notti vaticane a trattarli ar-

gomenti piu gravi
, e in iftile piu fe-

rio
,

pigliandoli da’facri libri e da’

Vangeli , e principalmente da que’
luoghi dove Grillo Signor noftro ci

ha lafciati sì belli infegnamenti della

vera beatitudine. Quivi fpertb ragio-

nava anche il noftro Cardinale; noi
già per giovanil vaghezza di lode ,

ma per avvezzarli nell arte del dire,

pervie piu acuire il Tuo ingegno ,

per efercitar la memoria , e fopra l

tutto per correggere certo difetto a

fe naturale di lingua , che per trop-

pa celerità precipitando le parole , e

pel mezzo di erte come incefpican-

do , le proferiva tronche e imperfet-

te . Così l’ artiduità dello ftudio cor-

refle i vizj della natura ; e ’l lungo
efèrcizio gli fe acquìftare un dirpo-

fato , chiaro
, fpedito ,

vigorofo , e

tale che infenfibihnente s’inlìnuava
^

negli animi deTuoi uditori , e impri-

mendo con forza la verità delle fue

ragioni , rc-ndeali perfuali e convinti-
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Ma perchè l’eloquenza è nulla ,

non ha nelle fcienze piu gravi un
buon fondamento , nè può riufcire

alcuno mai oratore facro perfetto ,

che negli ftudj della Scrittura , de’

Concili, de’ Canoni, e degli fcritto-

ri ecclefiaftici , i quali fono i veri e

unici ftudj teologici
,
piu che mezza-

namente verfato non fia ; però i! Bor-
romeo in quefte dottrine fi provvide

di maeftri rinomati
, la maggior par-

te de’ quali nel Concilio di Trento
erano intervenuti ; uomini

,
quali po-

feia promoffi a vefeovadi cofpicui ,

quali fregiati della propora cardinali-

zia ; annoverandoli fra quelli Gab-
briello Paleotto , Scipione Lanceiot-

ti , Silvio Antoniano , e Guglielmo
Sirleto ; e Niccolò Ormanetto , Gio-
vambatilla Caftelli

, Giovanfrancefeo
Buonomo, Michele Tommafi, Alef-

fandro Sauli Barnabita , Francefeo
Panigarola Francefeano j e altri nou
pochi fra’ primi

.

Provveduto d’un sì ricco* capitale,

eletto appena Cardinale e Arcivefeo-

vo di Milano , cominciò a far fenti-

re in Roma il valore della pal’torìte

Aia eloquenza
, prima in chiefe rimo-

te di monache, dipoi ne’ piu abitati

luoghi di quella valla citta, concor-

A s rendo
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rendo numerofò il popolo a udirlo
nelle chiefè, di fanta Maria maggio-
re dov era Arciprete , e di fanta Praf-
fede fuo titolo cardinalizio Ma que-
lli furon come i preludi di quelle
concioni che fu Polito fare ìnceflante-

mente, etalorpiu d’’una volta il gior-
no_

, e fenza mai ftancarfi , e nelle

chiefe della fua città e diocefi , e ne’

luoghi filettanti alte fue chiefe fufFra-

gance, e altrove ancora , inoccafion
di vifite, or come Arcivefcovo or co-
me Legato apollolico. Eziandioque-
fti noilra feliciflima città di Venezia
ebbe il privilegio di udirlo

,
allorché

del 1580. ci fu, e predicò nella chie-

ià, ora delle monache dette di fan-

ta Maria dellumiltà , allora ufficiata

da’Padri della Compagnia di Gefu -

Nè folamente col predicare , ma ben
anche in altre pubbliclie funzioni fe

fpiccare il Cardinal Borromeo la fua

eloquenza; come quando perorò ne*^

funerali de’Vefcovi, Giovanni Delfi-

no di Brefcia e Francefco Bollò di

Novara , a’quai moribondi con pietà,

elèmplare avea prima affiftito Ab-
biamo anche alte llarape rotazione
che nel gran duomo di Milano reci-

tò
j. delie lodi di Anna d’ Auftria ,

Reina delle Spagne, nelle fue efequie
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(blenni . Parlava fan Carlo con elo-

quenza anzi naturale che acquiftata

dall’arte •, compariva ne’ Tuoi ragio-

namenti un ingegno affai luminofo ,

un affai retto giudicio
,
una molto

profonda memoria , a cui porgeva
grande ajuto il dare alle fue cofe

una difpofizion facile e prudente-

mente ordinata.

Ma tornando agli ffudj delnoftro

fanto Cardinale
,
per darfi a quelli

,

rubare foleva la maggior parte dell’

ore neceffarie al Tuo notturno ripofo,

Jafciando al Tonno due o tre ore ap-

pena. Quando fu creato Arcivefco,

vo ^ -impiegava giornalmente tre e
quattr’ore nella lettura e meditazio-
ne della Scrittura, de’ Padri, c dell’

iftoria ecciefiaftica ; ma negli ultimi

anni di fua vita fpendeva fei ore in

sì dotte e pie occupazioni , ogni mat-
tina, prima di celebrare la Tanta mef-.

fa . E un sì fatto tenor di vita Tem-
pre effo mantenne , eziandio quando
per occalìon delie vifite mettcafi in

viaggio e però (èco portar foleva

due caffè di libri in forma di fcanzie,

che daH’una e l’altra parte s’ apriva-

no i e rendeangli facile il pigliar ciò
che voleva . Era velpciiTimo in legge-

re i libri , e foleafi dire , lui non leg-

A 6 gito-
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gitore ma divoratore effer di quelli . In
fomma dieffoebbea dire il Cardinale
Agoftino Vallerò ,

nella vita che fcrif-

fe del medefimo’, allora allora eftin-

to : Si qtàs eruditionem variam in Ca-
rolo Cardinali Borroineo rwn animadver-
tit

, aut ejus confuetudme non eji ufns ,

aut non confidoravit qu£ iq'fe in medium
afferre ccnfueverat

.

i

E quello amore di fan Carlo ver-

fo le lettere faceva parimente , che
eflb di rado ammetteffe alcuno in fua

corte e al fuo fervigio ,
il quale per

lettere non meno che per pietà dal

comune deg'li uomini non foffe diftin-

To . Fievole era appreffo lui la fola

raccomandazion della nafcita e delle

ricchezze ; cotali perfone difficilmen-

te fi riceveano j e fe pur riceveanfi

,

non mai furono in molta grazia ap-

po lui , nè mai ebber gli uffici più
j

ragguardevoli di fua cafa
.
Que’ po-

!

Hi che recare foglion nelle corti piu .

di ffiima e d’onore, foldavanfi a chi
|

per illibatezza di coilumi e infieme

per vanto di dottrina fàpea render-

li a lui commendabile . Ad alcuni

che piu fopra da noi annoverati fi

fono , aggiugnere fi poffono Giovam-
batifta Amalteo , Giulio Poggiano ,

Lodovico Mon ta , Giovani Bo-ttero,

. Piero
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Piero Galefmo , e altri non pochi .

Il Cardinal Vallerò, che fuo familia-

riffimo era , e informadlTimo dì tutte

le cofe fue, di ciò rendette a’ polle-

ri una bella teftimonianza ; Domiis

Caroli fìiit fchola pietatis , ecdefiaflka

& fanda tjusdam academia , officina de-

mum virtutnm omnium , PIORUM &
DOCTORUM HOMINUM CON-
TUBERNIUM. Quelli erano i Puoi

favoriti, quelli i Puoi intimi, quelli

chiamava a parte delle Pue cure pa-

Rorali, a’conligli di quelli e ricorre-

va . Anzi in vita , con eroico diPpre-

gio delle mondane ricchezze, Ppoglian-

doPi della maggiore e miglior parte

di que’molti e ricchi benefici, che a
lui dal Zio Pontefice , non chieden-

doli , ed anche ripugnando egli fleP-

fo, a larga mano erano Rati confe-

riti ; impetratone da fan Pio V. allor

vivente l’aflènfo, fra’fuoi pii e dot-

ti cortigiani in gran parte li diltri-

bul. E la ftefla benificenza usò ver-

fo loro in morte , riconoPcendo con
kgati confiderabili il loro lungo e fe-

dele fervigio. Nè di ciò- fu pago l’a-

nimo Può benefico-; mentre con quelP
autorità cheavea grandilPima

,
sì ap-

preffo il zio sì appreflb i Pontefici

Puoi Puccefibri , operò che molti fre-

giati
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gìati foffero di mitra epifcopale ; e
che alcuni anche , di merito lingola-

re , fofTer promofli alla dignità car-

dinalizia
j

q[uali furono i foprammeo-
tovati Giovanfrancefco Alciato , Gu-
glielmo Sirleto , e Silvio Antoniano;
così nel tempo fteflb rimeritandoli

delle ottime educazioni e ammaeftra-
mentì che dati gli aveano in fua gio- i

vcntu

.

Perchè in oltre chiaramente cono-
fceva il fanto Cardinale ,

quanto fof-

fe alla Chiefa cattolica neceflario ,

porre al fuo governo , e aH’ammini-
urazione delle cole facre (oggetti for-

niti d’ottima letteratura ; acciocché

quelli non mancaffero alla medelima,
e principalmente alla fua diocelì ,

a nulla rifparmiò il fuo zelo , non
ad attenzione , non a difpendio . Pro-
fufe ricchezze, donò grolTe rendite,

alTegnò pingui benefici sì alla fonda-

zione e mantenimento di piu femi- *

narj e collegi
,
provvedendoli di mol-

ti e ottimi precettori ; sì all’ educa- i

zione e foltentamento di gioventù ^

numerofa . Fabbricato det fuo aven^

do in Pavia il collegio , che da lui

prelè il nome di Borromeo , affegnò

allo fteflb il priorato di Calvenzano

.

Fondò parimente del fuo in Milano
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il feminario arcivefcovile , il coriegfo^

di nobili a fan Giovanni , e piu al-

tri collegi efeminar}.. Iftituì piu con-
gregazioni per aiTurtaeftrare que’del
fuo. clero, nelle difcipline teologiche

e morali, in ciò che s appartiene al-

la cura delle parrocchie e alla predi*

cazìon evangelica, e nell’ interpreta-

zione deTacri canoni. Chiamò a Mi-
lano i Padri delia Compagnia di Ge-
fu ,

de’ quali a ognuno è noto quan-
to fia il merito nelle cofe letterarie,

obbligandoli ad aprir pubbliche Icuo-

le , non fol di lettere umane , di fi-

lolofia e di teologia , ma. anche del-

le lingue greca ed ebraica , fenza le

quali nulla ,
fpecialmente negli ftu-

dj facri e di divinità può a perfe-

zione faperiì.-.e acciocché fòmminiftrar
potefle a dovizia la Compagnia mae-
ftri alla pubblica educazione ,

volle

egli eflère il fondatore della cafa di

noviziato in Arona , incorporando a
quella ,

con indulto apoilolico , la ba-
dia Aronefe de’ fanti Gratiniano e

Felino
, patronato antico di foa no-

bile famiglia , e di cui egli era in

poflèflo, fin da che ufcito era difan-

ciullezza . Fu egli finalmente primo-

ìftitutore della congregazion degli

Oblati , che fetnpre 'hi copia uomini
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di efemplarità e dottrina ringoiare

donò al pubblico
, e alla fua diocefi

.

Teftimonj della facra dottrina di

quefto infigne Cardinale abbiamo ,

(a) Ecclefi£ Msdiolavenfis a B. Ca-
rolo Borromeo , tit. s. Praxedis prcsbytero

Cardinali
, Arcbiepifcopo , condita ; Fede-

rici Cardinalis Borromei
,
Archiepifcopi

Mediolani
, jujfti undique diligenfius colle-

Ua& edita . (^efta grand’ opera , rac-

colta da’Sacerdoti Odiati, l’anno 1 582.

dalle (lampe di Pacifico Ponzio, in Mi-
lano fu data in luce;e da’medefimi con-

facrata al gran Cardinale Federigo
Borromeo , fratei cugino di fan Car-
lo , e non folamente dalle mededme
dignità fregiato , ma anche dalle mq-
defime virtù. Dipoi l’anno 1599. nella

medcfima città
,
per gii eredi del fud-

detto Ponzio fu riftampata ; e que-
lle due edizioni fono in un fol tomo.
Gli AniflToni dì Lione, nel 1683. la

pubblicarono in due tomi. Noi rife-

riremo una che giudichiamo edere la

f[uarta edizione , fatta in Brefcia , ap-

preffo la Società Brefciana , nel 1603.

in

( a
)
Queft’ opera , dell’ autor della Vita

» del Venerabile Cardinal Tommafi , To-
mo XXIV. pag. 5. del noftro Giorna-

le, per isbaglipdimemoria, Vien nomatai
Monumenta Bcchjtit mediolatienfif •
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in 5. volumi in 4. che da noi è fiata

veduta : edizione per altro forfè fa

men corretta.

Nel primo volume contengonfl fei

finoii provinciali , celebrati nel tempo
del f io arcivefcovado

.

Il volume fecondo abbraccia , i.

undici condìj diocefani ^ tenuti dal me-
defimo mentre fu Arcivefcovo.

2. Molti editti e decreti da lui fat-

ti per lo mantenimento della fede

cattolica , della difciplina ecclefiafti-

ca , e retto governo della fua diocefi.

3 . Va rie Ifiruzioni per Tamminiflra-
zione della parola di Dio e deTagra-
menti, per la fèpoltura deYedeli, per la

fabbrica e fuppellettile delle chiefc, ec.

4. IJlituzioni o regole date da lui

alfa fua famiglia j agli Oblati , e a va-
rie confraternite e congregazioni , al-

le monache, a'feminarj e collegi del-

la fua città e diocefi.

5. Tavole diverfe , di cofe utili o
neceffarie da faperfi o da farli nella

chiefa cattedrale e metropolitana , e

nell’altre a quella -fubordinate .

6. Molte Lettere paftorali , da lui in

vari tempi mandate fuori

.

Nel terzo volume fi hanno ,
i. il

Memoriale
, libro che il fanto Arci-

vefcovo pubblicò fin l'anno »579-
allor-
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allorché la città di Milano reftò li-

berata da lunga e crudéJiffima pefti-

lenzi . Meffe egli fotto gli occhi del

fao popolo le paflate calamità , e’I

gran beneficio ricevuto dalla divi-

na clemenza che ne lo liberò, confi-

derà le cagioni di mali sì acerbi ; con-
fortalo a far ia avvenire miglior ufo

delle cofe profperevoli ; renda a Dio
grazie che prefèrvato lo volle ; e vi-

va in guifa neH'avvenire-, che piu non
abbia a provocare contro di fe i fla-

gelli della divina giuflizia

.

2. UOrazione delle lodi di Anna d’

Auftria , Reina delle Spagne , in vol-

gar favella, recitata da lui ne’pubbli-

ci funerali, fattile nel duomo di Mi-
lano il di 6. di fettembre del 1581.

*3. Le Concioni che recitò al fuo cle-

ro nel finodo diocefano undecimo.
4. Formule varie di approvazioni

,

facoltà , dimifiorie
, fedi o atteftati

,

ec. a ufo della cancelleria arcivefco-

vile, ec.

5. hXcMns CqflitHzioni e Decretiùt-

ti e pubblicati nel quinto finodo pro-

vinciale, fpettanti a ciò che far fi dee

in tempo di pefiilenza , e dopo an-

cora .

6. In fello e ultimo luogo fi ha la

Vita di quello gran Santo ,
defcritta

dal
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dal Bafcapè . E di quefte opere , che
chi in un corpo raccolfè

,
grandifìi-

mamente s’è renduto benemerito e del

mondo letterato univerfalmente e

particolarmente della Chiefa di Dio,
in gran parte e anteriormente e dap-
poi fi fono fatte edizioni frequenti.

Fuori del corpo di quefìi AtH fi è

veduto il Libro di Salviano Vefeovo ( leg-

gafi Prete ) di Marjiglia centra gli fpet-

tacoli e altre vanità , tradotto da s. Car-

lo Borromeo . Sta dietro a! Memoriale

di efib fanCar/o, ftampato in Milano,

per Michele Tini , ftampatore de! fe-

minario , 1579. in 12.

Ma altre opere in non picciol nu-
mero fono reftate inedite , delle

quali noi quelle poche rammemore-
remo , che a cognizion noftra fon po-
tute pervenire.

I- Varie Selve di prediche? Dique-
fie porgeci la feguente notizia il Sig.

Dottore Giufeppe-antonio Saffi nella

foprammentovata lettera al Sig. D.
Gaetano Volpi

, annoverando Topere
di fan Carlo che nell’ Ambrogiana fi

confervano; „ L’ OSSATURA origi-

nale , diftefa in NOVE grandi VO-
LUMI , delle fue prediche , tefiiite

in guifa dTlberi j con le linee che ne
formano i rami

, per dar ordine e fa-

« cili-
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cilìtà alla memoria nel pronunziarle,

tutte fcritte dal Santo di proprio pu-
gno. “ Il Cardinal Valiero, nella fua
vita , a carte so. fa manifefto quali

folTer di quelle prediche gli argomen-
ti . Iiinumerabile

s

SYNOPSESfive TA-
BULAS , quibus traShatìoìies de fym-
bolofidezy de decem pr£ceptis ^ de facra-

mejttis ,
de orattorte dominica , de palo-

ne Domini , deque fingulis facrcfantis

myjleriis , ita in omnes folemnitates , in

omnia etiam euangelia qu£ diebus fejlis

recitantur , in epijìolas s. Pauli , confe-

cit: qu£ fi unum in librum redigantur ,

& in locos quofdam a paftoribus traPtan-

dos referantur , magnam prefetto utilita-

tem epifeopi & parochi , Ó* quicunque

verbum Dei predicare confueverunt , ex

ejus induflria percipient . Avea per te-

ilamento lafeiate il Borromeo quelle

Selve a Giovanfrancefeo Buonomo ,

già fuo domellico, allora Vefeovo di

Vercelli e Nunzio apollolico in Fian-

dra . Ma alla morte dell’ uno anche
quella deiraltro elTendo dopo qualche
tempo fucceduta nella città di Liegi;

per opera di Lodovico Moneta ricu-

perolle il Cardinale Federigo Borro-
meo, e ripolèle neH’Ambrolìana, come
narra Pietro-paoloBolca acarteS4. de

origine & prcirejfu hibliotbec£ ambrofiav£.

2 . Sei-
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2 . Selva ccpiofa di materie fpettmti

alV ifiru%ÌGne fecolare 5 ecclefmjìica , ed

anche epìfccpale .

3 . Omelie latine 3 in due grofft volu-

mi-^ recitate in varie città e luoghi cofpz-

cui,

4 . Difcorfi,^ uditi e poi Jcrittidaltcf-

fevmo .

5 . Trattato deltorarjone ^ compojioda

fan Carlo 3 e fegnato di qualche fuo ca-

rattere ,

6 . Lettere
,

latine a Principi , italia-

ne ad ogni forta di perfone in piu fafci

raccolte. Tutte le opere fopraddette

afferma il Sig. Dottor Saffi, nella let-

tera menzionata, anche in oggicon-
fervarfi neirAmbrofiana.

7 . Lettere a Legati e Padri del Con-
cilio di Trento. Cfiiefte fimilmente o-

riginali confervanfi neirAmbrofiana,
per teftimonianza diPietro-paoloBo-
fca, a carte 55. e fon forfè le mede-
fime che le fopraddette

.

8. Altre Lettere in due volumi ,

una volta efiftenti appreflb il Bafca-

pè, come afferma il Picinelli a carte

109 . deiy Ate7ieo de letterati Milane/t.

9 . Trattato delf arte di meditare ,

Quello è forfè il medefimo che'I Trat-
tato delioranione regiflrato al num.s

.

Averlo fcritto fan Carlo due anni pri-

ma
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ma di morire, e averne fatto donati-
vo al Cardinal Vallerò , narra egli

ftefid nella foprallodata vita , a car-
te 5 2,

10. \3nz Bibbiafaera, tutta poftil-

lata di mano di fan Carlo , conlèrva-

vafi nella libreria de’ Canonici della

metropolitana di Milano
, a tempo di

Pietro-paolo Bofea , com’egli fteffo

racconta a carte 46. alla quale iniie-

me lafciati egli avea tutti i fuoi libri

ancora

.

11. AHa vìfitaXionis apofiolìc£ civìta-

tis BrìxU . Gonlèrvanfl nell’archivio

della cattedrale della ftefla città
,
per

teftimonianza del Sig. Canonico Pao-
lo Gagliardi nella prefazione alle ope-

re di fan Gaudenzio , a carte xxv.
Per opera di fan Carlo fimilmente

urcirono ììCatechìfmo deparrochi\ e in

oltre 'd Breviario e’I Melale romano ,

riconofcìuti per autorità del fanto

Pontefice Pio V.
Fe egli eziandio dar fuora il Mejfa-

le , il Breviario, e’I Sacramentale fe-

condo il rito ambi'ofiano , emendati
iòpra codici antichiffimi, e in ottima
forma ridotti.

E quelle notizie tutte abbiam pre-

fe da autori gravilfimi le cui citazio-

ni abbiam giudicato foverebio riferi-

re,
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re
,
per non aggravare con lunghez-

za nojofa la fofferenza de’ leggitori .

Ma fopra d’ogni altro abbiamo lette

le vite che di un lume della Chiefasì

illuftre perfantità e per dottrina , la-

tinamente hanno fcritte due Prelati

chiariffimi , e amitiliimi di fan Car-
lo; e furono, Carlo Bafcapè { a Ba-
filica Vetri ) prima Prepofito genera-

le de’Barnabiti , e poi Vefeovo di No-
vara, e’I Cardinale Agoftino Valie-

ro , Vefeovo di Verona . E la vita

del Vallerò fu la prima che fiali let-

ta d’un tant’uomo
;
ufeita poco dopo

la fua morte , in prima dalle ftampe
di Roma

, per opera del Cardinale
Silvio Antoniano, e poi nuovamente
da quelle di Verona: e che prima di

comparire alla luce del mondo, era
ftata letta dal gran Cardinale Sirle-

to
,
pochi giorni prima che morilfe ,

il quale non foto aveala approvata ,

ma ancora addideral quedam nonnulla,

etiam detraxerat , quidam correxerat a-

manter & prudenter , ut folitus erat .

La ftelfa fu immediatamente volga-
rizzata da Ambrofio Magnago e da
Bernardo Bertolio , che entrambi la

pubblicarono in Milano del 1587. in
8. Intitolando lil Vallerò quella fua
vita al Cardinale Antonio Carafa ,

così
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così parla della ftelfa ; Scrìhent olii

uberius ; latijftmus eft enim fcribendi

campus 5 & tam excellcntis virtutis non

defuerunt admiratores . Scribam ipfe

(più vidi , qiu ondivi ) qu£ longa cur»

eo confuetudine mihi comporta funt

.

Nè giudichiamo effer qui fuor di

propofito , far conofcer l’amicizia

fcambievole
,
paflata fra quefti due

gran Vefcovi e gran Cardinali ; al-

meno /periamo che pofla eflere ciò

condonato alla ftima e divozione che
noi profeffiamo al Valiero , raro orna-

mento dell’ordine patrizio di quella

Serenilììma Repubblica . Principiò

quell amicizia in Roma, allorché a-

pertafi dal Borromeo l’accademia di

cui piu fopra s’è fatta parola, alle

conferenze letterarie di quella Iblito

era , fra tanti illullri letterati , an-

che il Valiero intervenire. Strinlèli

ella vie piu
,
quando

,
per ordine del

zio Pontefice portatoli fan Carlo a
Trento ad incontrarvi le due Arci-

duchefle d’Auftria, Ibrelle di Malfi-

miliano IL Imperadore, Giovanna e

Barbera, che venivano fpofe, quella

di Francefco Principe di Tofcana ,

e quella d’Alfonfo Duca di Ferra-

ra, pafsòegli a Verona, a folo fine

di vedere il Valiero ; e quivi in piu
vifite
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villte fcambievoli diederfi e ricevet-

rero quelli due infigni porporati fe-

gai fiagolari di una virtuola benevo-

lenza . E tal benevolenza fu dipoi

nodrita e aumentata da un affiduo

commerzio letterario .
Quindi fu ,

che'l Valiero , a iflanza del Borro-
meo, dettò più opere , delle quali al-

cune ancora vider la Incedei mondo;
e furono i libri della Aefferiar ecc/cyfa-

fìica'., il trattato latino in cui fi dà T

idea d’un ottimo Vefcovo, intitolato

Epifcopus j piu di cento , a ufo

de’parrochì della diocefi Milanefe , c

fra quelle alcune fopra la palTione del

Signore . Effetto di -tanta amicizia
fu il cardinalato conferito da Grego-
rio XIII. al Valiero, a iftanza di fan

Carlo , che volle veder riempiuto
un luogo sì eminente, da tal perfbna,
che quanto piu erane per fue mol-
te virtù degniflima ,

tanto meno era-

ne ambiziofa . Ma negli eftremi dì
fua vita fu il Borromeo piu che mai
profulb nelle dimolirazionì del fuo
amore. Piu fiate avea perl’addietro

fatto, che’l Valiero fi portaffe a Mila-
no, per godervi della fua ottima con-

verfazione
; ma invitollo con piu dì

fervore per la folennità dell’Invenzion

della Croce , che immediatamente
Tomo XXXV. B pre-
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prececfette il dì della fua morte; ac-
<iocchè ìnterveniiTe alla dimoftrazio-
iie del facrt) chiodo , con cui fu con-
fitto il Redentore del mondo; e con
«ftanze amorofe obbligollo, il che an-
che piu altre volte avea da eflb im-
petrato, a predicarvi al popolo

, che
•numerofiffimo in tal dì mole concor-
Tere -nella cattedrale . Allor fu che
gli fe dono del libro da fè compofto
deilrtrre dì meditare , di cui piu fo-

pra s’è fatta menzione. Nè in mor-
ie 11 dimenticò di lui , mentre lafcio-

gli per teftamento l immagine di lant’

Ambrogio, di tjueirAmbrogiodicui
fèmpre finché viflè

, fu divotilTimo
,

-e fu le cui orme ftudioffi d'indirizza-

re tutti i palìl della fua vita e de’fuoi

iludj. E però il Valieio , ciò conlì-

fierando, dopo narrate copiolàmente
ama per una le azioni piu inligni di

quefto Santo, pofcia, quali ricapito-

landole 5 fa nella vita dello fteflo un
affai bel paragone fra lui efantAm-
brogio . Ma liccome fan Carlo ftudiofll.,

finché viffe , d'effere imitatore di

quello; così il Valiero e vivente fan

Carlo , e dopo effer lui morto
, vie

piu , fe lo prefe per idea ed efempla-

re, e nelle fue private azioni , e nel

governo deila fua chiefa ; fiochè Lui-
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gìLoilinOjVefcovo di BeilunOjiid IJhr»

intitolato Epifcopalmm curarum cbaraBe-
res^ a otrte 24S. in molte cofe al Borro -

meo il Vallerò paragona . Ma pafliamo
alla parte feconda delprefente articolo.

II. Il raonaftero delle Angeliche dì
làn Paolo di Milano è uno de’pìu no-
bili per niuTiero di moltiflìme vergi-
ni che nate dalle piu illuftrifamiglie

di Lombardia , vi profeflano guel
fante iftituto; ma vie piu nobile egli

è per lamaniei*a fervorofacon cui lo

fleflb iftituto vi fi è fino al giorno d’

oggi religiofamente confervato . In
quello monaftero fi fono fegnalate

diltìntamente e per integrità di vita^

e per lode di letteratura , molte del-

le famìglia Sfondrata , che vanta a!

fecolo unantichilTima origine
, e che

in ogni tempo ha prodotti uomini
famoli per arti di guerra e di pace,
e per civili ed eccleliaftichc dignità

.

Imperocché fra quelle piilTime reli-

giofe grandemente fi .fe diltinguere

Giulia di Batilla Sfondrati,infìgne giu-

reconfulto al fuo tempo e Senator di

Milano. Qiielta in aliai giovanile età
rellata vedova,prima d’un gentiluomo
Mantovano della nobiliflima famiglia

Gonzaga , e poi del Cavalier Cleto Pi-

cenardii dopo aver condotta vita affai

B 2 efem-
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efemplàre alquanti anni nel fecolo ,

ritirofll nel monaftero dell’Angeliche

di Milano , dove anche di là a qualche
•anno veftì l’abito c abbraccio l’ifti-

tuto, prefo il nome di Fobia. Il;Sig.

Francefco Arili , nel tomo IL della

Cremona letterata
, a carte 255. dice

che ella plura poetke fcripfit . Quivi
Giulia trovò , fra coloro che piu s’

erano inoltrate nel cammino delia

perfezione
,
quattro nipoti

, figliuole

di fuo fratello Francefco, di cui piu
avanti ragioneremo

;
e chiamavanfi

le Angeliche Paolantonia , Paolafran-

cefca , Paolamaria , e Antoniamaria.
Di quelle le due prime e la quarta
da Antonio Campo ( a) narrafi eflere

Hate , intelligenti della lingua latina , e

donne di grandi[fimo valore: anzi 1’ ul-

tima aver tradotte tepore di fan Ber-

nardo. Anche Paolantonia ha fcritta

Vl/loria deltAngeliche di fan Paolo , che
originale

,
e ancora inedita , appo le

'medelime fi conferva , e non di rado
viea citata dal P. Francelco-luigi Ba-
relli nelle fue Memorie de' Padri Bar-

nabiti. Ufeiron tutte quelle dalla fcuo-

la'della Venerabile Angelica Paolanto-

nia de’ NegrL^lita ainmaellrare l6

fue novizie , e nelle regole della reli-

gio-

( a )
Neinjleria di Cremona

^ a catte 50-
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giofa ofTervanza , e in quelle della la-

tinità erudita.

Di quelle quattro illuflri forellefu

padre Francefco Sfrondrato (a ) giure-

confulto e Senator dì Milano , che dal

Duca Francefco II. e poi dalflmpera-

dor Carlo V- fu impiegato in molte o-

norevoli ambafcerie ,e fu fatto Gover-
natore di Siena . Ma eflendogli morta
nel parto del fuo minor figliuolo la mo-
glie AmaV/^o;jtz,fa.ttori uomo di Ghie-

fa , da piu Pontefici fu inviato a varie

B 3 nun-

{ a
)

Merita che qui facciafi onorevole

menzione anche di Batifia Sfondrato ,*

padre del fuddetto Francefco , eiTo pu-
re giureconfulto infigne a Tuoi di . Sposò
Mnrghertrta figliuola à\ Signorollo Om'o^

lisi , Dottore , Conte , e Cavaliere ^

'

e di Liscia , Trivul\ia^ faiTjiglie di co-

nofeiuta antichi/IIma nobiiià . Porfa^o^l,

Anibafciador di Cremona > fua pit'ria

al Duca Lodovico Sforza , fu da lui

aferitto alla nobiltà Milanefe e al nu»
mero de* Senatori

5 e primo piantò Int.

quella città la fua famiglia . Spediilo il

medefimo Duca in molte importantiiTi-

me legazioni a* primi potentati d’allora

ed effendo A nibafc:adore alla Repub-
blica di Venezia, morì in quella città,*

e fu feppellito nella chiefa di fanra

.

Maria delle grazie , funata in yna ifo-

letra dello (leffo nome ,• e gli fu pofla

ua'ifcrizione afsai onorifica.
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nun^ianire , mdi fii eletto Vefcovo di
Cremojia , e finalmeate Cardinale .

Oltre alle fuddette quattro Angeli-
che, fu egli padre di A7a'«*/ò , iJ qua-
le anche eflb fu Vefcovo di Cremo-
na e Cardinale , e dopo il breviffimo

pontificato di Urbano- VII. folievato

alfa cattedra di fen Pietro , li chia-

mo Gregorio XIV.
Figliuol minore di Francefco fu

Paolo ,
del S. R. I. Conte e Bai* one ,

Senator di Milano , ec. il quale , dr
Sigifmonda d’EPe, ebbe fei figliuoli,

quattro mafcht e due femmine ..
Qirel-

Iffurono , Paolcammillo , che col car-

dinalato di fanta Cecilia , ebbe dal

zio Pontefice la legazion di Bologna
e’i vefcovado di Cremona , e poi fu

anche Vefcovo Albano; Ercole, che
fu Duca di Monte-marziano , e Ge-
nerale di fanta Chiefa ; Francefco.

Caftellano di fant’Angelo, eMarche-
fe di Monte-fia

; e uno che appena
nato , fi. morì . Delle femmine , An-
na , che di tutti fu la maggiore , fi

maritò nel Conte Ercole Vifconti ,

Cavaliere di lan Jacopo , il quale in

onorati governi finì in breve i fuoi

giorni
; ella però, ancorché neUuoi

anni giovanili refiata vedova , e con
molto nobili partiti dal zio. Pontefice

fol-
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follecitata a paflare alle feconde no j-'

ze ,
non mai lafciar volle il fanto fla-

to vedovile . L’altra figlinola fit Bar-

bera di cui piu innanzi parleremo .

Ercole , maritatoli in Lucrezia Ci-

bo ,
n’ebbe afiai bella e nobile ftglio-

laiiza, in cui, iafciando gli altri , fo-

no annoverate quattro femmine che

tutte abbraeciai’on l’Angelico iflitit-

to co’nomi diLucrezìa-maria , Ceci-

lia-maria, Paolaiitonia , e Sigilmonda-

maria. Qiiefte unitamente fcrifler la

vita dell’ Angelica A^am Sfondratk »

loro zia , e l’intitolarono al Duca Er-

cole loro padre . Francefeo ebbe fi-

oailmente affai aliai bella prolapU >

che tuttavia lafciamdi rammemora-
re , effendo fol noAro intendimento ,

di qui brevemente narrar la vita dell*

Angelica Agata fuddetta ; e folo ab?
biam noi ricordati que’delli. cafa
Sfrondati , e fpezialmente l’ Angeli-
che fue zie e fue nipoti, perclièalla

narrazion noftra poffon dare qtialiche

maggiore chiarezza.

Fu dunque, ficcome dicemmo , la

vita deir Angelica Agata Sfondrati

dalle foprammeutovate fu© nipoti

affai diffulamente dettata; e origina-

le confervafi appreffo l’ Angeliche di

fan Paolo, di Milano: una copia pe-

B 4 rò
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rò ne tengono i Signori Conti Sfon.

tirati . Ma perchè avean eglino que-
fta copia nella loro villa defiziofa di

Bellagio, fii’I lago di Como, difco-

fta da Milano quarantacinque mi-
glia; però il Padre D. GiufeppeEna-
ria Stampa , della Congregazion di

Somafca , in cui ammiranli tutte

quelle qualità che render poflbn ador-
na una perfona nobile e religiofa ;

pregato da noi di procacciarne un ri-

itretto della medefima vita, n’otten-

ne dalle Madri Angeliche Io ftefTo o-

riginale , e ciò per mezzo delSig. D.
Giufeppe maria-valeriano Sfondrati

,

il quale xol cumulo d’ogni forta di

virtù
,
e principalmente d’una genti-

lezza non comune , fa vie piu fpic-

care i titoli illuftri, ereditati da’fuoì

maggiori , di Conte della Riviera ,

Barone del S. R. L della Vallallìna

,

Signore di Bellagio
, ec. di Colonnello

S- M. C.C. nello Rato di Milano ,

di Veneto Patrizio
;

e di nipote del

Cardinale T).Cekfiino Sfondrati ^
Aba-

te e Principe di fan Gallo , la cui

memoria
,
per i fuoi molti libri dati

in luce e per le fue molte vjftu , fa-

rà fempre gloriofa . EM compendio
della vita di queirAngelica illuftre ,

compilato dal fuddetto Padre Stam-
pa j



A R. T I C O L O I. .51

pa, e gentilmente a noi comunicato,

è quefto che noi ora porgiamo al

pubblico . Egli è ben vero però ,
che

avendo anche il Sig. Abate D. A-n-

tonio Minutino , Parroco di fan Gio-
vanni fui muro di Milano, ottenuta

in prefto dalle fuddette Angeliche la

ftena vita ,
egli^ ne formò altro piiT

breve compendio , che a noi pofcia

,

come quegli che egregiamente ad una
buona letteratura unifce una nobile

cortefia , benignamente trafmife . E
da quello ancora fu a noi fuggerita

qualche particolarità , che nel primo
compendio non era efprefla

.

Del Barone D. Paolo Sfondrati e di 1566

Donna Sigijmonda d'Efle nacque AGA-
TA ranno 1566. agli 8. di gennajo,
in giorno di fabato

\ e al battcfimo
fu Barbera nominata. Il padre ammi-
rando in lei uno Ipirito affai piu ele-

vato di quel che portaffe la fua età

e’I fuo feffo
, la fe co’fratelli iffituire

da maeftri affai periti nelle lingue ita-

liana , latina , e greca , e si ancora,

neirarimmetica e nella mlifica . E ir»

iffudj sì fatti tal era nella fanciulla

il diletto, che anzi di freno avea bi-

fognoche difprone. Nell’ottavo anno
,^7^

di fua età fu condotta al monaflero -

di fan Paolo, e raccomandata alfar

B 5 'nv»re
*
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more delle zie

,
già di molti anni qui-

vi profefsc , e delle quali PaoJanto-
nia in qitel tempo era Priora : ma il

Barone fuo padre
, prima dì cónfe-

gnarla aireducazione delle medefime,,
portoli ginoccfiione innanzi all’ alta-

re di fan Paolo , fe della fatinola

un’obbiazfone a Dio
.
Qiiivi lotto lè

zie , fpeGialmente folto l’Angelica An-
fonia-maria , non fot fi perfezionò ne-

gli ftudj graraaticali , deirarimmeti-

ca e del canto , ma anche vi appre-

fe a Ibnare di regale di gravecem-
balo, e d’organo in concerto , dimo-
do che in breve ^azio^ 'di tempo vi

divenne rnaertra Diedefi oltre a ciò

a varie virtuofe applicazioni , della

poelia, pittura 5 miniatura , e d’al-

tri lavori d’ingegno : imperocché ap-
pena vedea qualche ingegnofa mani-
fattura, che invogliavart d’ imparar-
la , e imparavala con iftupenda fàci-

litie preftezza. In Ibmma in quella

tenera età fe conofcere tal maturez-
za di fenno , che il fuo confcUbre

non dubitò d’ ammetterla alla facra

comunione^ quando- appena avea no-
te anni compiti..

Quivi ella virte, unendo agli eler-

cizj delle lettere e beU’arti que’ delle

morali e religiofé virtù in guifa , che
^

• q^iielle.
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quelle che prefedettero alla fua dire-

zione , o che intimamente con eflo

lei ufarona, affermaron di non ave-

re oflervato in efla , fino all’anno Tuo

quattordicefimo , verun notabile di-

fetto. E allor fu per l’appunta, che
a’fuoi fcoperiè la fua rifbluziane di

veftir abito religiofo nel monaftero di

fan Paolo : e però 3tz6. di fettembre

del 1580. il Barone fuo padre fe la

prefe in cala , come coft^tmafi , per

provarne la vocazione. Quivi ella con-

tinuò ne’foliti divoti efercizj; e uni-

ca fua ricreazione era la mufica , in

compagnia de’ fratelli , che diletta-

vanfi di quella , e fapeanla accompa-
gnare con gli ftrumenti. Ma non vi

flette guari piu d’un mefe;, e impa-
ziente di llar piu a lungo fuori del
mpnaftero, cui chiamar foleva il fuo
paradifo terreftre , tutta giubbilo vi

rientrò adì 30, del fufleguente otto-

bre.
L’anno appreflb, agli 8. digenna- *

loia)

,

giorno fuo natalizio , e nel qua-
B 6 le

^ a
)

orlavo giorno di gennajo cadde
queft’anno neila domenica tra l’ottava;

dell’ epifania ,* e con la Sfondrata

ronfi due altre nobili donzelle di cafa

Otnodei , che noniaionfi Praflede e Mar-
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le compiva l’anno fuo (|u indicefimo,
prefe l’ abito Angelico, dalle mani di
làn Carlo Borromeo . E fu cofa no-
tabile, che avendo le zie determina-
to di mutarle nella veftizione il nome
di Barbera in quel di Paola , per
ravvivare in lei la memoria dell’An-
gelica Paola Sfondrata, fua zia mag-
giore ; e però avendolo dato in ifcric-

to al fanto Arcivefcovo
;
quelli, nel-

l’atto di benedir l’abito , nominare
dovendo fa novizia , AGATA iti

cambio di Paola la nominò; cofa che
riempiè le monache tutte di maravi-
glia , e recò loro eziandio qualche
ìpiacere; ma poi

,
per lorifpetto che

a lui aveano , chetaronfi , e frcredette-

tero per divina ifpirazione aver lui

ciò fatto . Accettò però la novizia

volentieri il nome , e prefe in avve-

nire fan t’Agata per avvocata fua par-

ticolare, ftudiandofi a tutta p«fìàd’

imi-

celi ina . Eran forfè qucfie fue cugine- ;

avvegnaché fopia s’è detto, che ’l Car-

dinal Fiancefco Sfondrati , avolo di A-
gata

, era figliuolo di Margherita Omodei.
Vi ferinonò fan Carlo , prefo 1’ ango-

rhento dalia arrdata della Vergine al' tèm-

pio , e dada perdita e ritrovamento che

vi fe del fuo diviuo figliuolo. I! fèrino»

ne è il fecondo di quella raccolta ..
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imitarne le fue virtù
, e fpeflb ripe--

tendo quelle fue parole : AncilLaChru
{li fum 5

ideo me ojlenào fcrvilem balere

perfonam , E però anche fu fuocohu-
me, finché vifl'e , dr far folennizzare

nella chiefa di fan Paolo il di feftivo

di quella Santa, con magnifico appa-
rato e eoii mefl'a cantata, alla quale

foleva intervenire il pio Arcivefcovo
e Cardinale, Federigo Borromeo. In

capo aifanno del fuo primo novizia-

to, che fu il 1582. a' 22. di gennajoiaS^:.

( }, innanzi al medefimo fanto Pre-

lato

,

( a
)
Correva in quel dì la fefla di ian

Vinceiiiio martire
;
e vi profefsò Agata

infìX’me con le due forelle Cmodei . E
quefte^j^, fòle trovafi e/Tere fiate, al-

le quali fan. Carlo dato abbia il facro-

abito e poi abbiale fatte anche profefTe

,

D’efiere fan Carlo mtervcniito allevefii-

zione e pi-ofetTione di Agata ne fa men-
zione ella ftelTa nella lettera , che ferve

còme di prefazione a quefìi Sermoni, a
facce 3. con le apprefTo parole:,, Oltre

„ la fantirà delia vita che mel dee far

, tenere in perpetuo onore e rive-

,5 renza , trovandomi io indegni fi]ma aver

,, da tifo ricevuto quelie maggiori gra-

,, zie e coiifoìazicui che fi pofibno defi-

„ derare in quefia vita
;
avendomi eiTo-

„ ( o beata me
! )

colie proprie mani

3, ccefiniata^ VESTITA MONACA
t FA-
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lato, fe Agata la_ ftta profelfione fa-

lejine ; il qual giorno chiamar ella

era fblita, dkm Ixtitiés cordis fui,

1384. Faceva ancora, il Tuo fecondono-
viziata la noftF Angelica , allorché
morì il fanto Arcivelcovo ; la qual
perdita fu a lei fenfibile

, per-
chè Io amava con amore piu che fi-

liale
; e n’abbiamo una ben chiara

teftimonianza nella lettera che ella

fcriffe

„ e FATTA PROFESSA ,cc. Anche
in quella funzione recitò fan Cario il ra-

gionamenro ^ eh’ è il terzo di quefìo li-

bro . Vediffi h noftr^Angelica > e fe pra-

feiTione in tempo ch’era af governo delie

monache di fanPaoIoia Venerabile Pao^
iantonia Sfondrati , Tua zia y come rac-

cogliamo evidentemente dall’ infraferkte

parole dellaTopraddetta lettera, parlan-

do alla medefìnia. „ E perchè, oltre gl’

5, infiniti obblighi che le tengo j efifeudo-

5, mi ella fiata piu che madre, dopo eh’

,, entrai nella Religione
( lafciando lo

5, flretto nodo del fangue che abbiamo

5, infieme
)
mi trnov^ .anche aver cefe-

,, brato AL TEMPO DEL SUO GO-
„ VERNO LE MIE felicifilme NOZ-
5, ZE j

ed effe re fiate le Are mani quel-

,, Tara e benedetto altare fbpra cui of-

ferfi quefio facrificio di me fiefia a

,, Dio ,
LEGGENDO COLLE MA-

„ NI GIUNTE NELLE SUE LA
^5 MIA PROFESSIONE^ ec.
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IcriiTe ibpra di ciò alie Madri Pi ia-

ra e Angsliche di fanta Marta di

Cremona. Dimoftrofli piu coftante

aflai aH’avvifo dolorofo della morte
del BaronPaofopSfondratij fuo padre,

, jg
da fé per altro teneramente amato;
fa quale morte accaduta era iu: To-
rino

,
dov’egli con ufficio onorevoli!-

furto trovavafl impiegato nella corte

delITnfanta Donna Caterina d’Au-
ffria , Ducfieffa di Savoia . Compiu-
ti gli anni del primo e fecondo no-

viziato
,
per tre arwiidall’ubbidienza

fir impiegata nella fpecieria ,, e tre

altri uicceffivamente nella veftieria -

Aveva, if P. D. Carlo Balcapè , al-

lor Generale de’ Cherici regolari di

fan Paolo dicollato, compilate, pec
commdffion di fan Carlo , le regole

del monalfero. dell’ Angeliche di fan.

Paolo ; ma la morte del fanto Arci-
vefcovo impedì , che quelle fi accet-
taffer dalle medefìme . Alquanto db-
po il P. D. Bonaventura Alìnari, del-

la fteffa congregazione , effendovi

confeflbre , fi adoperò con tutto il

zelo/ per raccettazione
; c con. la fua

deftrezza guadagnate avendo le Su-
periore

, raccomandò 1’ aliare all’A-

gata , acciocché quella inducefl'ef’al-

tre ad accettarle, alcune delle qua-
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!i fé ne moftravan non poco reniten-

ti . Agata s’adoperò in guifa , che
recolle tutte all’intendimento del con-
feflore

;
per cui ordine avedole ezian-

dio ella trafcritte , fe con maniere
dolciffime

, tuttoché v’ incontraflé

gravi difficoltà
, che tutte a una a

una vi fi fottofirriveflero

,

Non facevafi in quei tempi nel

moniftero di fan Paolo la fanta co-

munione
, che ogni tre o quattro gior-

ni. Ma Àgata che avidifllma n’era,

non rifinava di porgere caldiffime

preghiere
,
per effervi arameffa piu

di frequente. Una volta, accoftan-

dofi rultima fettimana del carnova-
le , entrando il confeflbre nel monifte-

ro per amminiftrare a un’inferma i

fagramenti , Agata , con quattro gio-

vinette fue conmagne
,

gittoftegli a
piedi , con grolle funi al collo , fup-

plicandolo che per tutta quella fet-

timana le refocillafle de! pane degli

Angeli. : e rifpondendo il Padre ,
che

quello anzi era tempo , non di darfi

tanto alle divozioni , ma di ricrear-

fi ,
foggiunfero , che tutta la loro ri-

creazione fi era lo ftarfi con Dio
; e

tanto fecero , che ’l confeflbre ingiun-

fe ad Agata , di far prima una lifta

.di tutte quelle che in tal tempo vo-
leflé-

'
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lefTero comunicarfi •, e lo fteflb in-

giunfe ad altra monaca delle piu

provette . Ma la lifta d’ Agata fu

affai piu numerofa; e in tutta quel-

la fettimana fu la comunione fre-

quentiffima; fantificandofi dalla no-

itra Angelica , e dalle quattro fue

pie compagne tutti que’ giorni in

efèrcizj di divozione e di pietà .

Per l’ ultima domenica di carnovale

però Agata e le quattro compagne
ricrearon le monache con la recita

d’un dramna fpirituale fopra la {an-

ta Comunione , compofi^ione in

verfo tofcano della ftefs’Agata , do-
v e dalle perfone intendenti ne fu am-
m irata , unita alla divozione , l’e-

leganza e r artificio . Replicata poi
la comunione ogni dì , fu cagione
che in quel monlftero s’ introduceffe

la comunion cotidiana tutto l’anno,

il che feguì verfo la fine del fecolo

fcdicelimo, per opera del Padre Aff-

nari confeffor dell’Angeliche
,
piu fò-

pra ricordato

.

L’anno, l’sga. il dì 6. di dicembre '59^

fu creato Pontefice il Cardinal di

Cremona
, Niccolò Sfondrati , zio

paterno di Agata , e fratello delle

Madri Sfondrate , zie della medefi-
ma , che fi chiamò Gregorio XIV.

Tutta
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Tutta ralle^rezza che fi- fece nelmoi-

imftero di fan Paoloi, fu; il cantare in

comune il Te Deimi

,

per comanda-
mento del eonfefibre . Ma fu breve il

tempo di quel pontificaco , mancato
eflèndo Gregorio F anaa fuffeguente

1505. a’ 15. d’ottobre.

In queft’anno Agata era in età d’an;-

ni 27. non ancora compiuti
,
quando

conferite le fitrono due cariche affai

'onorevoli , F una delle quali fu di

snaeftra di raufica nella uia chiefa

,

che- poi feriaspre efercitò fi.aehè viffei

l’altra fu la carica di Diferecadet mo-
niftero , neH’efercizib della quale , pe’

molti travaglie contradizfoni che tof-

ferì ,
tenne in efercizio continuo la fua.

cffrema pazienza ed umiltà.

Venne in quello mentre, e ciò fii

nelFagoffo dell’anno 1595. a Milanoi

il nuovo Arcivefeovo Federigo Car-
dinale Borromeo , il quale era per
verità una viva immagine delfuo cu-

gino fan Carlo
.
Quelli

, o per ritro-

varvi alcune monache fue parenti ,

o perchè avefiè un’ affezÈon univer-

fale a quel pio nronaflero-
,
portavafi

bene fpeffo a fan Paolo . iQuivi a
poco a poco prelà intima conofeen-

za dell’Angelica Agata , e della fua
molta abilità e virtù , cominciò a te-

ner
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ncr con la ftefla frequenti e lunghe

conferenze , le quali poi continuò

finche durò la vita della medefima

.

L’anno' 1605. a’ 12. di maggio fu, 1605-.

per via d’'accfamazrone ,
e fenza ve-

nire affé ballotrazioni confuete, pro-

moffaAgata alfa dignità drPriora del

monaftero . Terminò if ti'iennio cfel

filo priorato con foddisfazione comu-
ne ; e dopo le fu addogato il grave
pefò di Difcreta e di Maellra delie

novizie - Fu dipoi, fimiimente per ac- ”•

clamazione , la feconda volta fatta

Priora; e terminati que tre anni, fat-

ta nuovamente Dilcreta e Macffra
delle novizie. Fra Taltre divozioni in

cui efercitava ie fue difcepole in di-

verfi tempi dell’anno, un mefè avan-
ti fa fefta di fan Carlo ,

del quale fu
Tempre divotifiima , d iffribuiva alle

medefime i Sermoni , che quello San-
to fece ai monaffero di fan Paolo ;

i quali ^ Ccome riferifce la fuavita al

capo 18'.
) C07Ìferviamo apprejfo ài noi^

per caro t eforo

.

Il 1617. fu ir primo anno dei ter- 1617.

20 priorato , dalle acclamazioni uni-

verfali conferitole . Ma if principio

di quello triennio funellato le fu da 61S.

una perdita , che dopo quella de’ge-

nitori farebbe a lei Hata dolorofrffi-

rna.
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ma

, quando l’ eroica fua coftanza e
la liia profonda umiliazione a’ voleri
divini mitigata non l’aveflè . Impe-
focchè l’anno i6i8. il dì 14. di feb-

braio celsò dì vivere il Cardinale Pa-
o!-cammillq Sfondrati, Tuo fratello ,

delle cui mirabili virtù non è qui luogo
di ragionare . Amava quefti tenera-

mente la forella ed erane ugualmen-
te riamato . Chiamato dal zio Pon-
tefice y dovendo egli portarli a Ro-
ma, riufcì dura alla forella tal fepa-

razione
, tuttavia con la lolita fer-

mezza d’animo la Iblferfe . Non paf.

fava ordinario fenza fcriverlì e rice-

ver lettere alfettuofe a vicenda e

niente che fofle cofa di rilievo , intra-

prendevan l’uno o l’ altra , che pri-

ma non fi comunicafler fra loro , e non
s’ajutalTero con favi configli ; impe-
rocché il Cardinale ,

tuttoché uomo
di mente molto elevata , molto con-

fidava nella forella , del cui fenno e

virtù avea concepito un’altiffima erti

inazione . Le mandò groffe fomme
di danaro molte volte , che da lei , co-

me diremo, furon tutte impiegate a_

beneficio del monaftero e chiefa di

fan Paolo. •

1610 Tornò Agata del 1620. al folito

ufficio di Dilcreta c di Maeftra della

no-
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novizie . Venuto l’anno 1623. fpera- 1523.

van le piu zelanti d’averla Priora per

la quarta volta . Ma dopo le nomi-

ne venuto eflendofi a ballottazioni re-

plicate , n’ ebbe Agata la ripulfa , e

fuvvi altra eletta ,
che moftrolTele

Tempre contraria, obbligandola di con-

tinuo a dar prova di quell’ umiltà e

raffegnazione , che nel cuore di lei

avean già fin dagli anni teneri meffe

ben profonde le radici . Reftolfi dun-

que col lèmplice titolo diMaeftra di

novizie , ed efclufa da qualunque in-

gerenza nel governo del monaftero .

Ma finalmente conobbe!! di nuovo ,626.

il merito della Sfondrata , e ’l molto
bene che dal fuo reggimento al pub-
blico proveniva, Eperò a’ 6. dimag-
gio del 1626. raunatofi il capitolo ,

vi

fu acclamata Priora la quarta volta.

E quello fu anche l’ultimo fuo prio-

rato
;
perchè finito quello triennio

,

nuovamente fu fatta Maellra delle
^^9 *

novizie , aggiuntovi il grave pefo di

Celleraria

.

Su ’l principiar dell’anno 1631. fiu63r.

afialita da febbre infid iofa, dicui pe-

rò faccendo ella poca llima , continuò
in tutte le fue oflervanze

,
principal-

mente del coro , e dell’orazione ,
nè

intermife i fatico!! efercizj delle fue

ubbi-
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ubbidienze. Ma finalmente fopra-fFit-

ta dalla gravezza del male , nè piu
le forze dei corpo corrilpondendo al

vigor della mente , fu neceflitata di

porli a letto . Allor la febbre fi fco-

perfe acuta , accompagnata da inef-

pugnabil pleuritide . Rìcorfe fubit©

V buona Angelica a’ rimedi Ipiritua-

lijCvoI'e ogni giorno munir l’anima

fua de’ làgramenti della penitenza e

dell’eucariftia
;
ein fine chiefe l’eftre-

ma unzione . Mantenne l’ ulb della

ragione e della favella fino all’ultimo

refpiro , impiegando inceflantemente

l’una e l’altra in atti fervorofi e tene-

rilìimi d’ogni criftiana virtù , e prin-

cipalmente d’amore di Dio, Così pla-

cidamente fpirò r Angelica Agata
Sfondrati, in età d’anni 65. ^giorni 11,

in domenica fu l’ore 14. l’anno 1631.

a’ 19. di gennaio ;
mefe a lei molto

fortunato., mentre ;in quello ella nac-
que , vefti l’abito monacale , fe pro-

•fèlfione , e finalmente pafsò in cielo a

godere il premio delle fue gloriofe

azioni e fatiche, com’egli è da cre-

dere .

Durano ancora ,
appreflb l’Angeli-

che di fan Paolo in Milano ,
molte il-

luftri memorie di sì pia religiola e

infigne loro benefattrice . Come i fuoi

fra-



•Articolo I. 47
fratelli D. Ercole e D. Francefco , e

diftintamente il Cardinale Paol-cam

-

•millo , ebbero •\’erìfb di lei un amore
afidi tenero e generofo ; così di quan-

do in quando graffe ilbmme di.dana-

ri largamente le fomminiftraiano i i

quali effa riceveva , non per avidità

di poffedere , effondo élla Tempre ffa-

ta amantifllma della povertà rel^io-

ifa ; ma folo per;ifpender!i.a£benelicio

del monafterio , e Ad abbellimento del-

la fua chiefa . Ella pertanto vi erefle

fabbriche magnifiche
; e fra J’altre fe

cominciare nel tempo del fuofecondo
priorato la facciata della chiefa col

ffiifegno del celebre pittare e archi-

tetto Giovambatifta Gerani , la qua-
.k poi riiifcì una delle piu famoie o-

pere che il veggano :m quella città .

fabbricò a fue fpefe la cappella di

•fan Carlo , dipinta delle fue eroi-

<che geffa , in cui ferve di tavola d’al-

tare il quadro dove fon dipinti i mi-
fteri della paffione , xiforgimento , e

afcenfione del Redentore, opera fa-

moifa diA-utonio Campo; ma viepiù
famola

,
perchè innanzi a quello far

folca r Arcivefcovo iàn Carlo le fue

private orazioni e penitenze ; e per
teffamento lafcìato avealo a quel

•Bionafìero , sche chiamare foleva il
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fuo gioiello , acciocché quivi fi fief-

fe quali memoria perpetua dell’amor
fuo verfo ilmedefimo. Anche a fue

fpefè fece fabbricare Agata dentro il

monaftero la cappella della fanta

Vergine di Loreto ; ne veftì la fia-

tila d’abiti affai preziofi
, e di gio-

ie di gran valore; e di ricca argen-
teria ne adornò l’altare.

Ma in oltre , come quella che in

pittura molto valeva , di mano fiu

propria dipinfe il cielo della cappella

fuddetta, e vi coperfe dimoiti qua-
dri , tutti lavoro del fuo pennello ,

le pareti . Altresì molte altre fue

pitture per tutto ’l monafiero fono

fparfe

.

Ma in altri fiudj piu proficui s’ap-

plicò la fua gran mente ,
e da’ quali,

non fblo finché viffe , ma anche do-

po la fua morte , tutte quelle pie re-

ligiofè ne raccolgon frutti foaviffimi

e copiofi di dottrina celefiiale . Men-
ti-’ era Priora , ogni giorno faceva le-

zioni fpirituali nella pubblica lavo-

reria , e fervivafi per lo piu di libri

latini , da lei però proferiti in linguag-

gio italiano
, con tanta facilità e pron-

tezza , che né pur incefpicava in fina

parola . Ordinava frequenti fpiritua-

li conferente
, oltre all’affegnate dalle
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coftìtuzioni , lludiando prima ella

neH’orazione i fuggettì che vi fi do-

vean trattare : dal che ne feguiva ,

che quelle erano fempre materie uti-

liflime , e pregne di fentimenti prezio-

fi ; e per Tordinario voleva che fi no*-

taflero per poter fervire in altri tem-

pi . Effendo maeftra , faceva difcorfi

fpiritiuli alle fue novizie , i quali ,

benché familiari e intelligibili da tut-

ti , eran ripieni di fode dottrine , rac-

colte per lo piu dalla Scrittura , ch’-

era la fua lezione continua , e avea-

la quali tutta a mente . Nel tempo
delle ricreazioni , particolarmente dì

carnovale , facea fare delle rapprc-

fentazioni facre ad alcune giovani

fue difcepole , de’ quali efla compo-
neva i verfi , e metteva in mufica ,

polTedendo quelle due arti in eccel-

lenza . Anzi le fue poefie eran mol-
to eleganti e divote infieme j e ferirti

avendo alcuni oratori e cantate Ipi-

rituali, n’ebbero dagl’intendenti ap-
provazione e lode.

Ma quella dotta religiola fcritto

moltilfimo avendo, non abbiamo al-

tro del fuo alle llampe , fuorché la

lettera che "X Sermoni familiari di fan

,

Carlo ferve come di prefazione ; e

I
l’ altra lettera , che appreflb gli llefli

I

Tomo XXXV- C fu



50 Giorn. de’ Letterati
fu imprelTa ^ fcritta alle Angeliche di

fantà Marta di Gremona, delle quali

piu fotte fi farà parola ; e fuorché al-

tra lettera fcritta a Bartolommeo Zuc-
chi con data de’ao.agofto del 1605.

nel qual anno era ftata la prima vol-

ta eletta Priora ; e leggefi nella parte
prima dell /dea àel Segretario del me-
defimo Zucchi, a carte 218. (a)
Ma non poche fono In opere fpiri-

tuali, che, fcritte a mano e originali

ferbano fra le loro cofe piu care e di

pregio le fuddette Angeliche : opere
tutte degnifllme della luce del mon-
do , e che formar potrebbero un aliai

giufto volume; e fono le lèguenti.

I. Vita della Madre Angelica Paolan-

toniaSforidrati. Citali frequentemente
dal P. Barelli nelle Memorie de’PP. Bar^
7iabiti. L’Angelica Agata la dedica a
Donna Lucre%iaCiho Sfondrati , fua co -

gnata. Ella è fcritta con tutta puli-

tezza , divila in diciotto capitoli
; e

acciocché a niun refti dubbio, quella

elTere fatta con della parzialità , fcrit-

ta elTendo da una nipote , vi lì Ibfcri-

vono tre Angeliche , cioè Antonia-bar-
tolommea Gavazza , Chiara Rotula,
e Ippolita-maria Campiglia, faccen-

do

( o) In Venetìa , prejfo la totnpagnia mini-

ma j i5cd. in 4*
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do fede, che ogni cofa con tutta ve-

rità v’è narrata.,

2. I/litu%ione fpirituale . Su ’l fron-

ti/pizio li legge : Nm recedut volumeit

legis hujus ab ore tuo : fed meditaberis

in eo diebus oc no^ibus , ut cuflodìas &
facies omnia qu&fcripta funt in eo .Jof.i.

E poi comincia: Cogita quod de anima
delibaras . Quella IfiituJÀone , divifa ia

quattordici capitoli fu fcritta dalla

noftr’ Angelica , eflendo in età d’anni

ventifette , dopo la morte del Ibmmo
Pontefice fuo zio ; nè fi può leggere

fenza provarne tenerezza nel cuore e

profitto dello fpìrito. Contien malfi-

ine d’eterna verità ; e ben dà quella

a conofcere , quanto chi la fcrilTe ,

fondata era nella Scrittura , e nella mi-
flica teologia

.

3. Meditazioniper tutti i giorni deltav-

vento , [opra ’/ vangelo Milluseft.

4. Altre Meditazioni per ogni giorna

dell'avvento [opra le membra della Bea-
tiJfmaVergine

.

5. Due querefmali di meditazioni per

ogni giorno ,
l'uno [opra Viflorìa dellapaf

fione delSalvatore ) e l'altro [opra le fue

fantijfme membra appaJftonaXe .

6. Due ejercizj /opra la fejla del Cor-

pufdomini

.

7. Due efercizj nella fejla dell'AJfun-

C 2 ^wte
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sCì&ìie della fantijft-ma Vergine. ‘

S. Due eferchj nelle. Natività della

niedejima .
•

' g. Due efercizj per la fejla deliApo-
fedo fan Paolo.
'* IO. ^iaranta meditaxAoni fopra'lfer^-

mone di JanfAmbrojlo y che comincia :

Sic vobis tamquam in ìmagine depi-

ìfìa virgtnitas vitaque BeateeMarix,
II. Trateato fopra il cantico Magni-

ficat.
' 1 2. Sejfantatrè meditazioni fopra gli

'anni della Santijfma Vergine

.

A quell’

opera^ per la morte della pia com-
pofitrice, non è Hata data Tultima
inano.
" 13. Diverfe Kime fpirituali . Di
quelle piu fopra s’'è ragionato.

Il Sig. Abate Antonio Minutillo ,

fempre degno di nominarli da noi

con lode, ci notifica, efferea lui ca-

pitato un libro fcritto a mano , conte-

nente le -operette infraferitte

.

14. Efercizio fpirituale Jopra il Ma-
gnificat. Egli è forfè l’operetta ac-

cennata al numero ii. e contien va-
rie meditazioni fopra quel cantico .

La nqllra Angelica lo intitola a Don-
na Giullina Sfondrati fua nipote

.

15. Colloquj e CriftoGesu y fopra cia-

feun verfetto deìl'orazione : Anima Chri-

lli
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fti fanftifica me.

,

16 . Medi- azioni per ogni giorno della

fettimana [opra il SS. Sagramento . Son
tutte cavate dalla Scrittura o da’ùn-
ti Padri

.

17 . Colloquio al K.edentor crocifijfo . ,

Egli è in verfi italiani
, e comincia :

Eccomi y fauto, amor unico bene.

18. Molte divotiiilme Omzmv' , la-

tine e italiane.

III. Dicali finalmente qualche cofa

de’prefenti Sermoiii . Son quelli in nu-
mero di diciafsette , tutti dettati ia
uno Itile facile e piano , e adattato
alle perfone alle quali furon fatti

ma egli è infieme grave e fenfato ,

talché vi fi mantiene il decoro del

perfonaggio che li fece , e de|li ar-

gomenti che vi fon maneggiati . Vi
'fpicca da per tutto Io fjpirito di Dio,
ed zelo che il buon palt'pre ha delie

pecorelle affidate alla fua cura . Nien-
te v’ha di ftudiato o di^vano, névi
fi fa pompa di ricercatti erudizione
nè di fcienze umane; rna fol vi.s’eE

pongono que’documenti che Iddio cì

porge a no (tra iltruzione e faluCe fii "

le facre carte , e che dalla bocca o
dall’opere del Salvatore hanno raccoV
ti i Van,gelifti e gli Apoltoli.,'

. Fu il primo fatto nella fella della p. 9
C 3 eoa-
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con^rfion di fan Paolo , nel 1577,
allorché piu che mai la pefte incrude-
liva in Milano : ed è un efortazione
alla preparazion della morte

, e a fa-

re una fanta e vera converfione a Dio.
P- > 5.11 fecondo fu detto agli 8. di genna-

io,, nella veftizion delfAngeliche , la

noifr’AgataSfondrati, e le due forel-

le Omodee Praffede e Marcellina -

P- L’anno appreflb , adi 22. gennajo ,

fefta di fan Vincenzio martire , vi in-

citò fan Carlo il terzo difcorlb ,
dan-

do foro fa profeffion folenne . Soii

quelli adattati a quelle facre fun-

zioni
,
prefone fallunto dal vangelo

di quel dì , e dalle azioni di quel

Santo , la cui fella allor veniva a ca-

dere . Egli è olTervabile ciò che nel

terzo Sermone li legge , una facciata

dopo il principio

.

f. ?i. j, Ora quella mattina , dilettillì-

me
,,

ci è venuta quella tentazione ,

„ che avendo noi a far un’opera tanto

„ eccellente ,
importante , e degna ,

,,
quanto è la facra profeffione di que-

Ile figliuole , folle bene il lafciar per

,
quella mattina di andar alla chiefa

„ al fanto mattutino , e piuttollo dir

„ l’uffizio in cala feparatamente , ed il

3,
tempo che poi cirellava dopo quel-

j,
lo ,

/penderlo piu fantamente in illu-

diare,



Articolo I. ??
diare , e preparare quefto ragiona- „
mento, dal quale poteflero quelle fi- „
gliuole , e le altre ancora

,
pigliar „

quella refezione che conviene , dopo ,,

un’ azione tanto facrp, e di tanta „
importanza . O dilettilfime

,
qua tto ,,

bifogna edere avveduti, Ilare avver-i ),

riti, e vigilanti
f
Voleva il demonio, ,,

fotto pretello di bene ,
di maggior „

fervizio di Dio , impedirci l’ andar ,,

alla chiefa, il trovarci col clero a’di-*,-

vini uffici > mollrandoci quanto buo- ,,

na cofa era lo fludiare
,

il preparar- „
ci a quella azione tanto facra e di ,,

tanta confiderazione . Ora lìamo Ha-- ,,

ti alquanto fofpefi , ed abbiamo fi-.,,

na’mente rifoluto di Ibddislàre al „
Principal obbligo che tenghiamo di

andare alla chiela, e di trovarci col .,,

clero alle divine laudi , attenendo- „
ci a quel configlio che dice : Sì dee „
pagare prima il cetifo debito

,
e poi il- ,,

volontario : così
,
grazia di Dio be- „

nedetto, l’abbiamo vinto. Ci è man- „
cata , è vero , la preparazione per via ,,

dello lludio : fiamo ricorfi però al „
Signor Dio

, abbiamo falmeggiato ,,

nella chiela , e pregato S. D. Mae- ,,

Ila , che c’ ifpirafTe quello avevamo ,,

a dire , ec. “

Di quella faggia confuetudiue del
C 4 fan-
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fante Cardinale

, e da lui tenuta ad
efempio de’ piu cofpicui Padri della

Chiefa , ne parla il Vefeovo di Na-
vara Carlo Bafeapè nella fua vita , al

capo 24. del VII. libro ^ e forfè qui-

vi egli anche intefe del prefente Dìf-
«orfo . Cum ad concionanàì munas duo

fihi neceffaria judicaret
, preces Ó* leElio-

Tiem j fi forte , quod fepius evenit , a7t-

^uflia tempori! , & ad precaìidum & ad
lihros evolvendo! fpatium non daretur ;
PRECATIONEM PRAEFERE-
BAT LECTIONI . Meminique ,

CUM AD COLLEGIUM VIR-
GINIA VERBA FACERET ,

eum opportune narrajfe , fihi eo die val-

de occupato in dubium veniffe , utra re

paululum quod erat tempori! confumeret^

ledendo an orando ; & EAM VO-
LUHTATEM , UT DAEMONIS
DOLUM , REPUDIASSE ,

QVAE
AD LIBROS INCITABAT

.

I dodici ragionamenti che a (Que-

lli fuccedono
,

furon tutti recitati

l’anno 1580. fra’l giorno 27. di mag-
gio e’J 13. di fettembre . La cagio-

ne per cui piu frequentemente del

folito in quel tempo fi portafle il

pio Arcivefeovo alla vifìta delle fue

dilette Angeliche di fan Paolo , e piu
fpcfib vi fermonaffe 3 fuquefta . Qiii-

vi
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v.ì allora erafi ritirata la PrincipslTì

Margherita. Farnefe ,
forella dèi Du-

ca di Parma , Ranuccio I. e fpòFifa

in Vincenzio, Duca di Mantova; e

dimorovvì finché quelle nozze furon

difciolte . Anzi la pia Principefia ,

edificata della vita fantamente con-

dotta da quelle ottime religiofè , e
principalmente dall’efemplar conver-

fazionc della Ma4re Agata Sfoadra-
ta, la quale in ilìjecialità era fiàta a
lei aflegnata, per efierle, affiftente e

compagna
;
già divifava di doman-

dare d’effere aferitta al numero dì

queir Angeliche . Ma il Duca fuo
fratello che teneramente l’amava ,

defiderofo d’ averla a fe vicina , ob-
bligolla

, dopo d’ aver quivi , cor»

fomma contentezza di fpirito
,
quali

foggiornato un anno , a ritornarli a
Parma, dove poi veftì l’abito di far»

Benedetto nel monaftero di fant’À-
lelTandro . Leggali il Padre Barelli

fopraccitato
, a carte 3 29. del tomo I.

delle Memorie de’Padrì Barìiabitì.

.. Per dare qualche faggio di quell’

ecclefiaftica eloquenza con efii alla

prelenza di quella 4e>nna illuftre ra-

gionava il zelante Arcivefeovo a quel-

le vergini veramente Angeliche
,
po-

che cole npi;qui. rapporteremo ,
pre-

' G s fe
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fe or da quello or da quel Sermone*
come ci lì là innanzi . Nel quarto *

che viene ad eflere il primo di que’
che egli ebbe alla prefenza della pia
Principefla , dopo molte altre cofe

,

P 3 '’ dice COSI : Diicorrete meco- bre-

>» vemente . Ad Abramo , avanti che
gli fàceffe quelle grandi promelTe , e
che il creafle padre univerfale del

35 mondo
, fece quel rigorofd coman-.

33 damento : Egredere de terra tua , &
33. de ccgnatioie tua , & de domo patris tui ..

x>- Avanti di fare Mose, fùo.legfelatea-e,

33 e duca del popolo d’Ifraele , lo fe-

33 gregò^^dalfEgitto,,, o lo condulTe nel-

33 la folitudine ^ Prima che coltituilTe

33 Gittfeppe lìgnore dell’ Egitto , lo fe-

33 gregò dalla paterna cafa , e permi-

33 le che fólfe venduto, da’ fratelli ^ Ed
j3 altri affai ce ne fono, che lafcio per

h. brevità . Sicché vuole il Signor Dio
1, che lìamo aftratti da tutte quelle

33 cofe terrene ,, ed a lui folo afpiria-

3, mo.. Tutte le fàcre fcritture ci efor-

33 tano a quello : in. ogni luogo abbia-

33 mo continue voci che ci rifuonanob

3, nelle orecchie quello, diQjregio del

>3 mondo : a quello effetto, fervono tut-

3, ti quei fanti ordini che li fono illi.

,3 tniti di tener lontani da voi pili che

3* fia poffibile* ipadri, le madri, i fra*
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telli } le forelle , e gli altri parenti ,,

ed amici , a fine che godiate con
più quiete la felicità dello fiato vo- „
ftro, ec.

“

Altrove nell’ undecimo Sermone :p-7S

,, Se entraflimo bene nell’ interior

nofiro , e penetralfimo bene fino al

fondo , come bene ci conofcerem- ,»

mo ciechi
,

poveri , e mendichi : „
Quefia cognizione, dilettifflme , è u- ,,

tiliflima ; ed io l’ho non foto per „
preparazione molto degna all’orazio- „
ne, ma per mezzo molto efficace per ,,

impetrare quanto in effa domandia- „
mo . Conviene metterci avanti al Si- „
gnor Dio , fcoprirgli la viltà nofira ,,

. . . la cecità nofira , la povertà e men- ,,

dicità nofira . I ciechi erano poveri „
mendichi

, Aravano per le vie accat- „
tando , ed in quefia loro mendicità „
ottennero la fanità . Nè in ciò fiamo ,,

noi da loro differenti ; poiché, ol- „
tre la povertà fimile , fiiamo in que- ,,

fio mondo che è una via , e fiamo ,,

di continuo viandanti e pellegrini , ,,

finché in efib permanghiamo . Non „
manca a noi la turba , che , come a ,,

quelli , c’ infegni il Signore
; poiché , „

oltre le continue voci de’ predicato- ,,

ti e delle fcritture (acre , tutte que- „
fte colè create fono turbe

,
che ce Io „

C 6 infc-
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5, ìnfegnano : e campi e fiori e arbori

e uccelli e fabbriche e acque e fole

e ftelle , tutte cGnfegiiano il Signo-

„ re : per tutte egli pafieggia; in tut-

„ te ci fi fcuopre l’amore, la potenza

„ e la fapienza fua . Ma notate, dilet-

,, tilììme
, che quella ftefla turba che

„ infegnò il Signore a’ ciechi, l’ifteffa,

„ dico, vietava lorochenondimandaf-

„ fero la fanità il che avviene a noi>

,, e molte volte, quando affeziouando-

„ ci troppo a quelle cofe , create pur

„ per lèrvizio noftro
,

le godiamo con

„ troppo fenfo , e ne fiamo ingrati al

„ Signore, ec. ^
11 quindicefimo ,

è l’ ultimo de’Ser-

moni con cui egli favellò alla prefen-

, za della Principelfa Farnefe j
anzi per

. lo= piu con efla favella. Di quello an-

. cora ne trafcriverenio qualche Iquar-

cio. „ E’una confiderazione ,
replicò,

,, utìlilTima lo dito a tutti, ed a me
„ che parlo-, ed alla Signora Principef-

5, fa alla quale parlo-, ed a voi che mi
5, alcoltate, einlbmma a tutti; il eoo-

,, fiderare la cura che tiene Dio bene-

,,detto di noi ,
i mezzi che piglia per

condurci a le ... Ci chiama e richia-

,, ma per via d’amore , di gulli, di be*.

3, ncficj e di cónfolazioni ; e quando pur

» vede che noa ci rifentiamo , e nom
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l’afcoltiamo , muta mano ; manda ,,

de’travagli, de’difgufti, delle travet- ,,

ile e delle fpine, acciocché almeno „
per quella via ci convertiamo . Se- „
piam vìam tuam fpinis ,, & fepiam e- ,,

am maceria , & femitas fuas nmi inve-

iiiet , dice in Ofea (,c. 2. u 6. ) ; attor- „
nierò , cingerò la tua via di fpine , ,>

metterovvidegrintoppi, de’rovi,de’

fafli j ed empierò di tanti dilgufti e ,5.

travagli quelle loro dilettazioni mon- „
dane

,
che farà forza che vengano a ,>

me . .
.
Quanto fi fcopre , forelle , fe „

vogliamo fermarci e dilatarci in qu e-

fte confiderazbni , la provvidenza del „
Signor Dio ! E per non andar lon- „
tana nella provvidenza univerfale, ve-

diamolo dilettiffime , in quefta Si- „
gnora..^ Perquai vie era entrata in „
principati , in glorie , ingolfata in o- „
noti , in pompe

,
in quelle fuperbie 5,

e riputazioni mondane ! E che fa

il Signor Dio ? Vede il pericolo di

quen anima*, a chevle, che pre-

cipizj s’incammina ; e mette delle 5,

fpine , delle traverfie \ manda de’ „
travagli, degl’intrichi , e mille dif- ,,

gulli ; onde quanto più fi ha fatto , >,

per accomodarla in g^uello fiato , „
egli vi ha. meflb più impedimenti ,
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I fermoni deciaiofeflo e decimo-

fettimo finalmente furon farti dal
fante Prelato in due giorni diverfì

dell’anno 1584. dando l’abito facro
a due vergini d’ affai nobili famiglie;

P-*o9,.cioè a’30. di maggio all’AngelicaMo-
p.izo.nica Rolli , ea’i4.di giugno, feftadì

fan Bafilio , all’Angelica Perpetua
Graffi . L’Angelica Agata Sfondrati >

per cui diligenza fi fon ferbati a be-

nefìcio de’pofteri i prefènti Sermoni,
nella lettera che agli fteffi premet-
te, e con la quale gl’indirizza all’An-

gelica Paolantonia Sfòndrata , fua zia

e Priora , e a tutte l’ altre Angeliche
di fan Paolo

, così con fentimenti

p 7.d’ affetto e divozion non volgare de-

gli ftefli ragiona : „ Raccolgano con

,, filiale affetto l’eredità che ad effe ha

„ lafciato il loro gran padre e zelanti^

„ fimo pallore : rifuoni nelle loro orec-

j, chic quella foaviffima e paterna yo-

,, ce con cui ci fpargeva quei fantiffi-

„ mi concetti : fi rinnuovi quell’ alle-

„ grezza che fentivano , quando loro

,, diceva , dikttijfimc -figlinole : ricord infi

„ con quant’ affetto ci favoriva di quel-

„ le vifite ,
quando ne’ gran caldi di

j, giugno
,

luglio ed agollo , a piedi,

„ -di mezzo giorno , all’ arder del fole

veni-
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veniva (a), come faleva dirse , a eoa- „
fblarci fpiritiialraeiite ; non lafcino „
andar vacue dalla parte loro quelle „
fatiche , quei viaggi

,
quei fudori , „

quel deliderìo'ardentifllmo»^ quel cor- „
dTalilfimo affetto, quella incompara- „
bile vigilanza e carità fiva, della qua- ,,

le noi più , che T altre fue pecorelle „
monache , abbiamo goduto ec.

“

E, quefti fono i Sennoni , fe non
tutti ,

almeno in parte , da fan Carlo

tenuti alf Angeliche di fan Paolo ,

dappoiché flette in quel monaflero

la noflra Agata Sfòndrata . Parve ad
alcuno non verifimile che fienfi quel-

li raccolri da una donzella , che quan-
do il Santo morì , di non molto va-

licava la metà del dieiannovefimo an-

no Ma, noi prima diremo , che fe i

fópraddetti fon veramente djfcorfi

diquel chiariffimo Arcivefcovo> come
ci fón prove evidentiffime

,
quelli ef-

fére fuoi ; non è maf veriliinile che
dalloriginale fuo fieno flati copiati

,

mentre fi. fa di certo che eilempo-
raneo,

ta )' AiKfava a quelPora priocipalmente i[

fentoPre Iato alla vifita deli’Angelkhe ,

dopo d’ edile intervenuto ail’ulSciatuia:^

dei coro, della.fua n5erropo!icana,.che mai,,

potendo , non foleva intermettere
,
per

cantarvi TofEcio di vino co’fuoi Ganaaicii,^
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raneo per Io piu era il fuo predica-

re', che di rado fcrivea ciò che dir

dovea in pubblico ; e che di tanti

ragionamenti da lui fatti fole fole la-

fciò in morte quelle fue Selve o ta-

vole , che difpofte compendiofamente
a guifa d’alberi e rami , ancor ferbar-

fì originali nell’Ambrogiana , noi piu
fopra narrammo . Se quelli dunque
fon Difcorfi del Borromeo , egli è

credibile che non altronde fuorché

dalla fua viva voce fi fieno raccolti. Nè
dee a chi fi fia parere Urano , che
raccolti abbiagli una giovinetta ;

quando apparifee dalle cofe piu fo-

pra narrate
,
quella eflere Hata d’e-

levato ingegno
, e Ibpra la condizion

del fuo fello
;

e confeguentemente
guernita d’una memoria affai tena-

ce , che ordinariamente dall’ingegno

non fi fcompagna e che nell’età gio:

vani'e è piu vivace e piu pronta. ;

quella elTere nata e allevata in una
cafa fecondilfimà d’ uomini di, gran
talento e letteratura ., quali furono
tutti i fuoi •, e prima d’entrare nel

monaftero
,
ancor fanciulla , e di poi

molto piu , fotto la difciplina delle

zie , avere attelb agli lludj delle let-

tere ugualmente che della pietà , e

con quel profitto che l’ opere da lei
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Compofte danno chiaramente a co-

nofcere. Aggiungafi la gran divozio-

ne di Agata verfo fan Carlo , l’at-

tenzione fua in udire i ragionamenti

di lui, il defiderio di trarne da quel-

li profitto : cofe tutte che le facean

profondamente nella mente e nel cuo-

re ogni fuo detto imprimere ; e che
dipoi riandando, ora parte per par-

te , ora tutto infieme ciò che udito
ella avea , venia molto piu a fcolpir-

fele indelebilmente nella memoria .

Appena poi elfera sbrigata di quel-
le faccende, che dall’ubbidienza delle

fuperiore e dall’oflervanza delle rego-
le venianle ingiunte , ritiratali in fila

ftanza, riandava mentalmente il te-

ftè fatto difcorfo , vi rifvegliava i già .

fopiti fantafmi
,
e ftendeva fu la car-

ta ciò che per gli orecchi avidamen-
te avea ricevuto l’animo fuo.
Ma udiamo ciò che ella ftefia di-

ce fu tal propofito nella dedicato-
ria, o prefazion di quelli difcorlì ,

ragionando alla Priora e Monache di
fan Paolo

. ,, ponno ben pènfare, p.

quanto ardente defiderio lia fempre ,,

vifsuto in me di fcolpirmi nell’animo „
quelle grayiflime parole , fintilfimi „
documenti, c ferventilTime efortazio- „
ni fue

; quanto godimento Pentiva io „
nel-55
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,) nello ftargli prefente

,
parendomi d’

„ efsere in paradifo . . . che avidità di

5, confervare appreflb di me quelle fan-

35 te parole come prezioliflima reliquia,

5, parole facre , di eterna falute , da
3, efsere raccordate perpetuamente da
,,

noi, e tenute come caro telbro del-

,,
la cafa di fan Paolo . Il che acciò fi

,, potefse più facilmente ofservare ,

„ piacque a noftro Signore Dio d’ in-

„ fpirarmi , aferitta ch’io fui a quella

„ facra milizia , di RACCOGLIERE
„ IN ISCRITTURA QUEI degniffi-

,,
mi SERMONI che egli eoa ardentifli-

j,
ma carità ci faceva di tempo in

j,
tempo . E pollo ch’io conolcelTi K

„ imprefa difficiliflima , e fopra le for-

j,
ze mie

, per diverfi rilpetti •, tutta-

via l’affezione e riverenza ellrema ,

e il non poter patire che quelle fa-

ere parole s’avelsero in certo modo
a difperdere

, mi diedero per virtù

divina animo di farlo
;
e febbene al-

le volte con molti incomodi , maffi-

inamente in quel tempo che dimo-
rò nel monallero la Serenifllma Si-

gnora Principeffa Margherita Farne-
lè , degna di eterna lode , nel quale,

fra l’abbondaiìza di quelli e la fervi-

,
tù di Sua Altezza

, MI RIMANE-
VA POCO TEMPO; tuttavia Tgra-

zLi55
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zia di noftro Signore ^ FRA NOT- 5?

TE E GIORNO MI TROVO A- „
VERLI RACCOLTI, e con moka „
mia confolazione

j
poiché, fe non in „

altro , almeno in queko io poffa ef. ,,

fèr grata a tante fatiche , e fecondo „
il mio pìcciol talentò perpetuare il ,,

gloriofiffimo nome fuo , fervendo an- „
che la mia cara congregazione e in „
vita , e dopo morte quelle che non „
hanno potuto godere a viva voce un „
tanto bene , ec.

“

Non lieve argomento deirinduflria

che pofe la noftr’Angrlica nel raccor-

re quelli Difcorfi , e quali fe gli era

udendoli impreflì nella memoria , fu-

bito dopo averli uditi , Renderli in

ifcritto , fono alcune poche parole ,

come d’ avvertimento , da lei polle
avanti il Sermone decimo ; e fono le

feguenti: „ Per non mancare, letto- „
ri , di quella fincerità che debbo

, av- „
vifo, che nel feguente Sermone deb- „
bono mancar molte cofe, PER ES- ,,

SERE SCORSI ALCUNI GIORNI „
AVANTI CH’IO LO POTESSI,,
SCRIVERE ; onde , e per quello , „
e per l’infufficienza mia

, farò appref- „
fò di voi efcufata

.

Scriffe quelli Sermoni la Sfondra-
ta, trattone il primo , fra gli anni

quia-
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quindicefimo decimonono di fu a
età , efèmpio di maravigliofa memo-
ria in una gìovanetta , ma non mai
fopra >gli ordini della natura , e fuor
del verifimile . Ma piu maravigliofo
dee fembrare, che ella fcritto abbia
il primo } mentre recitato a^^ndolo
il Santo a’ 25. di gennaio dell’anno

1577. di pochi giorni allora ella ec-

cedeva l’anno undicefimo . Ma fe ciò
maravigliofo lo dicemmo , non mai
però incredibile fiam per giudicarlo.
Serbanfi nel monaftero di fan Paolo
quefti Ragionamenti , fcritti di pro-
prio pugno d«,ll’Angelìca Agata Sfon-
drata , monumento venerabile , e de-
gno d’eterna durazione, e del zelo di
chi recitolli , e della pietà di chi gli

raccolfe : leggonfl non di rado a iftru- ,

zion pubblica e privata delle mona-
che di quei conventò , anime vera-

i

mente Angeliche *, e ciò ad ,
efempio

della loro Sfondrata , che, iiccome s’

è detto, davali fovente a leggere, e

principalmente ne’ giorni precedenti

alla fefta del Santo che aveagli reci-

tati , alle monache novizie , allorché

n’era di quelle maellra ; opera vera-

mente degna d’ effer letta e riletta da
chiunque defidera d’ ammaeftrare il

fuo fpirito, e sì anche lo (pirito al- I

trui,



Articolo!. 69
trui , nella dottrina della pietà e del-

la perfezione

.

Chiudefi quella raccolta con unap-ns*
non breve lettera

, dalla ftefla Angeli-

ca Sfondrata Icritta alle Angeliche di

fanta Marta di Cremona, dove fida

ragguaglio della morte del fanto Arci-

velcovo e Cardinale Carlo Borromeo ;

e narrali con quai lèntimenti di dolore

fu ricevuta da quelle pie vergini, e di-

votilTime del fuo nome , f acerba no-

vella: lettera fparfa tutta d’affetti sì

teneri e compafllonevoli , che altra

tale difficilmente attender fi potrebbe

da un eloquente oratore , ed eferci-

tatiffimo nell’arte del muovere gli

affetti

.

Quella pia e dotta edizione ripor-

tò anche dagli llranieri non poca lo-

de e particolarmente da’chiariffimi

Giornalilli di Lipfia , i quali nel to-

mo Vili. de' Supplementi ( SeBi. L pag,

16-iQ. )rifenfcono quefto libro ; e fra T
altre cole, ne recano de'Sermoni di fan

Carlo un aflki vantaggiofo giudicio.

De ìllìs non inepte judicat CL editor in

pY&fatione ; [ìylum quidem effefamiliarem^

gravem tameri & oratore apojlolico dig72umj
& argumenUm ad ftatum captumque

audietitium accommodatum . Nec negavi

patejl , nativum quemdam leporem &
yerbo^/
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verborum copiarti ex hit elucere ferikmi-
hus ,

Ò- multa preclare rehlequ? hi illis

dici , ec. E qui vanno raccogliendo
alquante maflìme criftiane da’fuddet-
ti Sermoni

j
come anche adducono

varie fpofizioni del fanto autore con-
formi al fenfo morale, e altre confor-

mi al fenfo miftico di alcuni paffi

delia Scrittura : cofe tutte che vie piu
mettono in chiaro , e qual fofle in fan
Carlo la dottrina delle cofe Ante

, c
quale fia il fratto che ognuno da’mede-
limi Sermoni pofla ricevere , e in qual
pregio lidebban tenere da chi fi fia

.

ARTICOLO IL

§. j.

Elogio di Giovambatista Orsato .

D ovendo noi nel prefente artico-

lo parlare di Giovambati/ia Or-
fato , dotto Profèflbre di medicina
nello ftudio di Padova , vogliamo fare

principio da un breve elogio che ci ha
lafciato il famofo Bernardino Scardeo-

i.e ( a ) , di tre fuoi celebri antenati

,

Flo-

( b
)

tìnttquitate urbit Patavii , ec. Ba-

filati f iipud Nieolaum Bpifeopium junìs-

Ttruy ttnno 1360. in fogl. pag. 184.
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Floruit fuperiori state prsfcantijfumus

jureconfultus & orafor ele^antif/ìmus
,

ANT9NIUS URSATUS , 'qia

civile in fcholis publice per anncs XXX
IIIL do^iffime prcfeffus ejl ( a ) . Seri-

jfit interim ep/egiim CovAMorwm volu-

men, habuitqne plurimas elegante

s

Ora-
tionCvS gratulatorias ad Venetorum Du-
ces ( b )j& ad novos& recenter injlitutcs

Epifeopos , & prsfertim ad Petrum Ba-
rocium^

(
a )

A^tontus ^jcccbonus in Oymnafio pata-

vino
, ec. Patavii 5 apud Vrancifeum Bol-

xetumy 1598. in 4- pag. 17 - Jncobus P/jj-

ìippus Tom^ifinus tu Gymnafio Patavho ^

ec. Utini y
typograpòia Micci A Srhira-

tì
^ 1654. in 4. pag. 138. Guidus Pancino-

lus ^ de chìtis legum interpret^bus ^ ec^Ve-

netlis 5
apud Mareuw Antonium Bregio*

lum ^ 1637. in 4. pag- 390.

( b
)
Deile molte Orazioni recitate da An-

tonio Orfato fol la ^eguence abbiamnoi
veduta*. Antonii Urfati Patavini

^ divi-

ni bumanique jurii conftiitt apud incìitum

Venetorum Senatum prò Miealai
(
Mar-

celli
)
cUrnentijfimì atque optimi Ducis no-

vo princ.patu fu- pa. Cratulatìo * In fine:

Oratio Antonii Urfati oraterij ^ jurifeon^

f Iti facundi/fimi Venetiis alìa in frequen-

ti Senata XIL kalendas novembris fceìi-

riter explUit . Manca il tempo e ’l luogo

delTimpreflìone. Forfè recitata e inipref-

,fa fu del I473« qual anno il dì 3.

d’^gofto fu il Marcello creato Doge

.



?2 Giorn. de’Lettèrati
rocium^ cpias typis imprejfas extarc feto,

Addidit is hifuper in jurifconfultorum

collegio Statata ( a ) qu£dam utilia
,

qu£ a cuneiis approbata^ a cunEiis étiam

invìolahìliter obfervantnr , Vojl himc au^

tem claruit & GASPAR ORSATUS,
cjus frater non minus do5ius & clarus ;
qui & ipfe publice Patavìi docuit jus ci-

vile annos XXIIIL ( b ) & primus in

ferotinis leEiionìbus habitus efì legumprO’-

fcJfoY 5 & orator magnus . Multa campo-

fuit ^ fed per ea bella qu£ a Maximilia-

310 Cdfare gefla funt anno M,DJX, cun-

èia perierunt, Atqui demum in bona fe^

neHute nobis ereptus , reliquit pojl fe

MARCUM URSATUM , qui ta-

men pari gradu etm majoribus fuis ad
eandem glorU metam properabat . Scà

( prò dolor ) jampridem valde immature

a nobis àemìgrans , ex hac vita fuhla-

tus e/l. Cujus mortem Pyraneus , poe-

ta egregius , edito in ejus laudem elegan-

ti carmine
5 defievit ,

quod impreffum 5 uhi-

que legitur . Horum fepulcbrum extat a-

pud facram £dem d. Antonii confefforis ^

exte-

(
a

)
Quefti Sraturì anche in oggiefiftouo’

feritei a niano^ nel collegio de’iegifti ^

e furono fiefi da\i*Orfato Vanno 1475. ef.

fendo egli Priore dello ftefso collegio .

( b
)

^Jcccbon. /. r, /. c, p, 235
Pane irqL /. r*
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,extenM ad Septeìitriojiem y ubi lejjxut

hoc epitapbium

.

AT^TOMlV S.VR S AT V S.DI VIKI.HVM ANlQVK.IVRIff

FIDVS.lNTtRPRES.ET.ORAToR.lNSlGNlS.HIC
lACET

NOBILIEVS. DG. VRSATIS. KESTITVTVM

Molti illuftri perfonaggi prodiilTe

la fliiniglia degli Orfati , eh’ è delle

piu nobili e antiche della città di Pa-
dova, de’ quali fanno menzione lode-

vole tutti gl’ iftorici di quella città ,

e diftintamente il Padre Angelo Por-

tenari , Agolliniano , nel fuo libro

della felicità di Padova ( a ) in piu luo-

ghi . Non ha gran tempo , che que-
lla famiglia in due rami fi divife ,

di modo che il Conte e Cavalier Ser-

torio , e ’l Cavalier Antonmaria ,
pa-

dre di Giovambatifta Orlato , erano
ancora legati fra loro in qualche pa-
rentela

,
il qual legame poi vie piu lì

ftrinfe, allorché fi congiunfero in ma-
trimonio ,

quegli con Irene , e quelli

con Dejanira , forelle , di cafa Man-
tova Benavides , che è nobililfima iti

Padova , e fu nel decimolèlto fecolo

illullrata da Marco Mantova Be-
navides

,
giurifconfulto , infigne pec

piu opere date in luce
.
Quale fia fta-

Tomo XXXV. D ta

( c
)
/« Padova , per Pietro Paolo Tcxii.

1613. in fogl.
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ta la letteratura e ’l merito del Con-:

te e Cavalier Sertorio , chefudiquel,
ramo degli Orfati che dal luogo del-

la loro abitazione lì dicono di fan

Francefco , li è da noi brevemente
dimoftrato a carte 202. del tomo
XXXIII. parte I. e vie piu diffula-

mente ce l’ha fatto conolcere il Sig.

Giovannatonio Volpi nella vita che
premile a’fuoi Marmi eruditi ( rt ) ,

ultimamente donati a! pubblico . Ora
noi parleremo qui in breve di Gio-
vambatifta , che fu degli Orfati ,

detti della piazza de’ Forzatè , per-

ché ivi quelli abitarono

.

Fu dunque , come dicemmo , GIO-
VAMBATISTA ORSATO figliuo-

lo de! Cavaliere Aritonmaria , e di-

Uejctiira Manteva Benavides nato il

dì iQ. novembre del 1673. eifuoi
genitori il vollero allevare apprellb

di fe , come que’ eh’ erano di loavif-

fimi coftumi
, ma illibati e integerri-

mi . Seco eziandio fi educarono due
altri fuoi fratelli , tutti di perfpica-

ciffimo ingegno , e molto acconcio ad
ogni Ibrta di letteratura . Era il padre
già dottore del collegio de’filofofi e de’

medici, e nella medefimaftrada volle

vedere

( a
)

Padova
, Ghfeppe Gemino ,

1719. pag. V.
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vedere incamminati i figliuoli

, e in

ifpecie Giovambatifta , che a fuo

tempo fregiato della laurea dottorale,

fi diede poi a perfezionarvifi fiotto. la

difciplina del Conte Aleflandro Bor-

romeo ,
pubblico profeflbre , e moltof

accreditato , di filofiofia e di medici-

na . Efercitolle fiuffeguentemente eoo
tanta ftima di fiua dottrina , che in

età d’anni trentuno n’ottenne in fina

patria l’anno 1703. una pubblica let-

tura . Lefle egli in terzo luogo per

lo fpazio quali d’anni quattordici v

indi del 1716. fuccefle al celebre Gam-
polungo nella cattedra d’Avicenna ,

e con lode la Ibftenne finché vifle ..

Fe egli fempre lodevol figura di me-
dico pratico ,, e moftrò d’avere un
ottimo guflo

;
e cavandoli dalladira-

da ordinaria , fin a que’ tempi bat-

tuta da’fiuoi concittadini , entrò nella

piu applaudita e piu ficura de’miglior

autori di quello fecolo . Unì per tan-

to alla medicina le notizie utililfime

della botanica
,
della notomia , della

chimica , della fifica fiperimentale , e
della meccanica ; e fuo principa! db
vertimento era il cercare la convec-

fazione degli uomini piu ammaeftra-
ti in quelle ficienze

, e tener fopra le

medefime difcorli frequenti -, fra’ qua-
li) 2 lì
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li ei feppe diftinguere , come fuoi

amici piu (limati e piu cari , i Sigg.

Abate Conte Antonio Conti , patri-

zio Veneto ; e Antonio Valliineri ,

Profeflbre primario di teorica nella

ftefla univerfità
;

perfbne che fin

nelle terre piu rimote hanno faputo
rendere conofciuto il loro nome.
A fludj così gravi accoppiò l’ Or-

fato altri piu ameni . Niente noi di-

remo della fua perizia nella mufica,
che era il folo fuo divertimento nell’

ore piu oziofè , riufcito egli eflendo

intendentifTimo del contrapunto . Ma
altra affai maggior lode fi procacciò
dagli (ludj dell antichità greche ero-
mane , e fopra tutto di quelle della

fila patria. Ebbe in quelli direttore

piu anni il rinomatilfimo Carlo Pa-
tino

, che fperimentatolo inclinatif-

fimo a tal forta di letteratura, amol-
lo finché vifie, non come difcepolo,

ma come figliuolo, Perciò egli aper-

fe come un’accademia in fila cafa ,

mentre ancor era nelfiore di fua gio-

vinezza, dove in un giorno filTo ra-

gunavanfi ogni (èttimana alcuni pub-
blici profeffori di quell’ univerfità ,

molti maellri di quel (èminario fio-

ritiffimo , i Conti Silveftri padre e

figliuolo, ed altri ancora, tutti a lui
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uniformi di genio , e fuoi grandi a-,

mici

.

Di quanto egli valefle nell’erudi-

zione antica ,
fe n’ ebbe un faggio ,

nell’ orazione che recitò
,
quando fe-

ce il fuo ingreffo alla lettura d’ Avi-
cenna ; nella qual orazione prefe Ix

difefa de’ medici contro di Plinio ,

che afferma , o almen fenibra che
affermi , anticamente i medici effere

flati da Roma sbanditi . .Altro nor»

lieve faggio fe n’ha nel noflro Gior-

nale ,
nel tomo VII. a carte 47$. dove ,

con l’ amico Vallifieri , dà l’ interpre-

tazione unitamente di certa infcrizio-

ne di C. Cluenzio Proculo . Ma un fag-

gio affai niaggior fe n’ebbe in una dif-

fertazione epiflolare de//e Lucerne anti-

che , indiritta allo fteffo Sig. Vallifneri,

e pubblicata in Venezia dalle Rampe
di Girolamo Albrizzi l’anno 1709.10
8. Occafione a quella lettera porfe al-

tra lettera fcritta al medefimo Sig.

Vallifneri da un gentiluomo Verone

-

fe , in cui pretendeva dì provare
che le lucerne perpetue- degli antichi

altro non foffero che fosfori
,
che fem-

plicemente rilucono , e di calore Iba
privi. Ed era nata una talquillione

da una pallottolina di vetro, che dì

«otte tempo riluceva , trovata fra

D 3 molte
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molte reliqme fèpo'Icrali nelle campa-
gne di Verona, dove a gran dovizia

raccolgonfi monumenti pregevoli di

romajie antichità . Diede u leggere

q:uefta lettera il 'Sig. Vallifiieri aìno-
ftro dotto antiqttaTio , che poi al me-
defimo indirizzò altra fua lettera , ove
batte la fentenza de“l dotto Verone-
le , e con molta erudizione dimoftra
che le lucerne fepolcrali antiche fof-

fori veramente non lìeno fiate

.

Altre cole tenea elio alfordine per
donare alle ftampe , sì in materia di

medicina che d’erudizione , efra que-
fte una differtazione della Patera de-

gli cnttkhi \ ma vicino a morte, chia-

mato a le un deTuoi piu fidi amici,

fatto un faftello de’fuoi manofcritti

migliori
,

glieli confègnò , rngrirngen-

dogli , che fubito Ipirato , dargli do-

reffe al fìioco : il che elfo troppo
fedelmente efèguì . Anzi , moiirar
volendo una piu pronta ubbidienza,

fe gli elibì di abbruciargli di fatto ,

e luì veggente. Ma, Wa, eglirilpofei

afpettcfe egli pire ,
perchè non eran cofe

da pittare^ Contuttocio la fortuna ci

ha làlvate due lettere d’argomento e-

rudito, una delle qualiquinoi daremo.

Morte acerba dì tal uomo ci privò

fol: colmo di fua età virile, adi 21.

gen-
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gennaio deH’anno 1720. jafciando di

ie gran defiderio a chiunque avea

ia fortuna di conofcerlo j e nella fua

parrocchiale di fan Niccolò ebbe fe-

poltura

.

li. 3.

Lxttera di Giovambatista OasATO
al Sig. Guglklmo-aiilionìo Scoti-,fUo ni-

pote di farella ,
e prefmtemente Prcfef-

foTC pubblico di medicina nell' wiiver-

fità di-Padova ; ed è in rifpofta ad al-

tra fcrittagli da lui
,
di bjwne fejia e

di bucm capo d'anno.

JoANNEs Battista UasATUs GdlieK
mo Antonio Scoto , egregie, indolU

adolefcetrti , nepoti fuo , S. D.

Q Uod tuse huiTianitatis eft , id

officii tui effe.putas , mi Guliel-

me ; dnm eleganti epillola
,

oratorio ftylo exarata
,

feftos dies

mihi profperos felicefque, ab ilio qui
omnem hunc mundnm regit Deo O-
ptimo Maxime

,
preearis . Quamob-

rem tibi tum gratias habendi tiim

gratulandi finem nullum faciam
; hinc

enim & amorem in me tuum agno-
lo, ócanimadverto fimul quantum

D 4 in
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X in cIoquenticE ftudioprofeceris. Ego
jj vero , etfi benedicendi gloriam tibi

eoncedo, bcnevolentia tamen tecum
decertare non dubito : quin etiam

’ cum omnibus illis qui te diligunt ita

contendere , ut mihi palma jure ac
merito deferatur . Eli: nimirum cur
te amore comp!e(flar charumqueha-
beam ; nam prseter illud affinitatis

vìnculum ,
quo conjungimur

, inge-

j) nium colo tuum Minervae dicatum

,

35 & ad omne literatnrje genus aptif-

3, fmium, quod a literis humanioribus

5, ad eloquentìora defluir : camque ea

3,
fis astate qu* infòrmari bonis arti-

bus folet , de te non jam lòlum be-

ne fperare, fed etiam confidere pof-

fum , talem futurum
,
qualem ego &

” parentes tui & affines exoptamus .

Itaque dicam cum Plauto:

£fnf igitur ratio accenti atqut txptnjt iff

ter ri0s convenit .

Tu me ego te a'mo\ merito id fieri

uterque exiftimat .

Hisc qui ^atident
, gaudeant perpetuo fuo

ri per heno .

j3 At vero prò fauftis precationibus

,

,, quas ad me fcriptas dedifti manu

,,
tua , tanquam nuncius & tabellarius

aliciflus ex amicis meis ( quod fané

lepidiflimum fuit ) quid interim pa-
^ ria
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ria non reponam ? Cum praefertini ,,

fit in more pofitum, ut ab affinibus
,j

natu majoribus aliqua dentar munu- ,,

fcula adolefcentibus , dum primàin
horum epiflolam illi accipiunt . Scì-

licet flrena calendaria tibidebetur a
”

me quam ex penu eruditionis de-

prohiendam duxi
;
ut bono genio con- ”

lulam tuo , cujus dudu res antiquas ”

a me fajpius fifcitari, in familiari et- ’>

iam fermone confuevifti . Héec ni-

miruni mihi in promptu eft , non fo- ?>

lum una, fed etiam altera : atque il- i,

lius quidem argumentum exnibent ,,

tuje precationes , hujus vero mea i- ,,

pfa ftrena; quamobrem utriufque ri-

tus originem & antiquitatem tibi , fi
^

placet, patefaciam.
*

Faultas precationes , verbis fole-
’’

mnibus dari folitas die aliquo reli-
’’

giofo a Romanis olim ufurpatas fuif- ’’

ìb certum eft
; hi namque omnia

principiis inefle rati , novum annum
mutuis precibus aufpicabantur

.
Jam

fcifti
, rem aliquam aufpicari nil aliud >,

effe
, nifi aliquid cum ornine bono in- ,,

cipere : bonum vero cenfebatur omen,
,,

lata verba audire ; quapropter ca-

lendas januarias latis verbis & pre-
,

cibus
, qua darentur acciperentur-

que alterna , dicavit vetuftas; quo ”

D 5 fpe-
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»» ips<flat ilìiid OvidiìjFaftorum pr ìmo^

* Nunc difenda bona funt bena ver ha die .

ìy Qlipd fi caufàmex eodena poeta ma-
3j lis audire } obferva ipfius verba

,
q^ui*

5, bus Janum alloquitur :

yy At cur lata tuli duuttiur verba caUndify
Et damu! alts'nat attiplmu^fut preces ^

„ Subjeftum Janì rerponfum ;

jrun. Deus ineumbent. busulo , ’^uim dextra te-
nebat y

’
’ (Xmnta pfincìpiis

, ìnquìt y inejj^e folent •.

5 Ad primam vocern timidas advsrtitis aurei y
>3 Et primum vifam confuìit au^ur avem .

TempiUt. patene aure\que deum nec lin^na.

eadueas^

Concipit u Ila prefes^didl’aque poni'us hahent •

” Nec verbis duntaxat , fed ìnfiiper

munufculìs quibufdam , ex rebus dul-
” Gibus deleflis ( q^uod fapor ille gra-

tiflimus prò gaudio & felicitate me-
55 taphoricè accipiatur } novum an-
55 num fauftum felìcem ^ue fibi invi-

55 cem tìtinciabant Romani Hujufraodi
55 autem munera fuifle palmas , mel , &
55 caricas docet idem Qvidius

.

yy^uid vult palinafibi y TUgefaque cartea y dixìy

,3 Et data Jub niveQ condita me!la cado ?

Eim^nyaii yCau£a efiy ut reifapor illefequatur j

E^ pctag^t fceptum dulcis- ut annui iter^

j Falmn hic prò* palmulis, feu daftylis,-

,j palmarum fruftibus ,accipldebet , de

yy quibus meminit Vatro lib. I- de re ru-

ftica
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flica cap. 67. Ciricas vero illas prò ,»

pane còmeftas in prandio ea die , ,,

mihi ftìadet Seneca epiftola 87. De ,>

prandio inquit , nihildetrahipotefi : pci- „
ratum fuit non magìs una bora : nuf-

quam fine carkis , nufquam fine pugilla-

rtbus . Ill£
-, fipanem habeo y propnìmen- jj

tarìo fu7it ; fi non , pròpane quotidie mi- j,

hi anmm novum faciimt ,
qxmm ego fan-

fium^y felicemque reddo bonis cogital'ioni- ,,

bus. His edam addebant Hipem , id- „
eft £es lignatum

, & hoc boni ominis „
grada, quod nil pecunia dulcius ma- ,,

gifque gratum hominibus . J£.s au- ,»

tem imperdebantur libi invicem , „
quod sere Agnato mortales primo u- „
terentur

.
Quamquam crefeente hò- „

minum avarida
, inventaque moneta „

aurea , huic illa ex JE.re conceffit .

Ovidius. ,,
Aera iiabant oUmxmeìius nunc omeri in auro eft$

ViSiaguxf coniejfttpriji'amcnetanov^ ^

Nihilominustamen pauperes ,&qui- 5,

bus pecunia copia non erat,prifcum „
illum morem tenuiife oflendit Mar- 5,

dalis lib. Vili, epigr. 3 „
Hoc Unitur f uto Jant caryora caUnàìs oit

^am fert cum parvo fordidus ajfe clìens.

Etenim dum ajfiem dkit monetam , jj

ex" sere procul dubio figniticat . Mo- „
nemur etiam ibidem , caryotas a ,,

I) 6 pau-
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„ pauperibus fuiffe exhibitas, id quod’
„ lib. XIII. epigr. 27. clariusoftendit

.

Aurea porigitur Jr ini^curyota calertdìs \

Sed tarnen hoc munui pduperis ejfe folet

.

3, Caryota idem funt ac palmulae , feu

,, dadìyli
,
palmarum fruftus

,
quod ha-

3, betur ex Plinio lib. XXIII. cap. 4.

3, Hanc munerum miffionem Jlrena-

,, rum commercium appellavit Suetonius

3, in Tiberio cap. 34. Quamquam ftre-

5, nas vocabulum proprie ad ftipenrvi-

>3 detur accommodandum ,
quod indi-

>, cat idem inCaligula cap. 42. Edixit

yy & flreitas ineunte amia fe rtceptimm *

3, fletitque in veftìbuh sdìurn calendis ja-

3, nuarii ad captandas Jlipes , qiias plenis,

„ ante eum manihus , ac finu omnis gene-

35 rìs turba fundebat ^ Unde etiam ha-

yy bes Imperatores a populo ftrenam ac-.

5., cipere 3 feu Jlipes taptare confueviflc..

33 At qujeris unde firem nomen , &.

„ origo? cui ego fatisfacere omnina non.

„ polfura . Mam fi audiaunus Symma-
,3 chum lib. X. epift. 28. a Strema 3 vel

„ Strenua dea defumpta eft appellatio.

33 Ab exortu 3 inquic
,,
pene urbis martii,

33 dXxfcrstiViVSXufus adokvit y aucioritateTJi-

3, ti Tota Hegis 3 qui verbena^ felicis ar-

33 boris ex luco Streni as 3 anni novi aufpi~

3,3 ces 3 primus accepit . Strenua vero fire~

jj ìiuitatis deae raeminit Divos Auguftì-
nus
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nns lib. IV. c. ii. & i6. de Civitate »
Dei. AtFeftus a numero deduftum j»

nomen illud teftatur . STRENAM , }>

iiifjuit > vocatnu^ qtu dxibatur dk reli- j,

gkfo ominis boni gratta , a numero , quo „
fignificatur alterum tertiumque vetiturum ,,

fmilis commodi , veluti trenam , pr£pofi- ,,

ta S. litera , ut in loco Ó' lite folebant

antiqui

.

»
Veruna ne afiqua pars hujus eru- »

ditionis te lateat , notanda erunt tibi „
verba Symmachi : verbenas anni tio- ,,

vi aufpices ^ quibus nilaliud fignifica-

re voluit nifi ramos nova foiiaemit- „
tentes . Licet enim verbenìe nomen
peculiarem quamdam herbam figni- „
ficet j tamen quasli- ,>

bet herbas & frondes feftas ad aras ,»

coronandas, ex puro loco decerptas, ,>

verbenas appellari
,
quali herbenas , „

notavit Donatus iuAndria Terentii . ,>

Cum ergo dicat Symmachtis tales ver- ,>

benas atitii novi aufpices , hoc certe in- },.

telligi debet de ramis eo anno fronde- ,5,

fcentibus . Objicis : qui fieri potei!: ut ,>

calendis januarii novas frondes habe-

rentur l Qccurro : Titi Tatii tempori-
bus initium anni fuifle menfe snartio ; 5^

quod deinde N urna inftituit calendis ^
januarii . Hucufque cum Romanis, ,5,

nunc ad nos revertamur .. j.*.

Ex
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,, Ex his qux hucufqne dixi ,

trìa

,, notanda veniunt : quorum primum
5, eft ritus fauftarum precationum ; al-

„ terum deleftus munerum ex l'ebus

„ dulcibus
;
tertium denique caienda-

,, ria ftrena , quo nomine munera ipfa,

„ imprimis autem ftipem fignificari pau-

5, lo ante dicebam.

j, Ac primum quidem quod adfau-

3, ftas precationes attinct ,eafdemapud
,, nos hodie vigere certum eft , tem-

„ pore tamen , óc confilio omnino mu-
„ tatis . Etenim quod ad tempus , etfi

„ calendis januarii ufurpantur^^ haud-

„ quaquam tamen ita ftequentes funt

5, ac die Chrifti natali , nec ita fole-

j, mnes .
Quod ad confilium ,

nihil de

3, bono ornine cogitamus , fed illis uti-

,3 mur tantummodo ad fignificandam

3, animi noftri benevolentiam in ami-

„ cos & affines
; quibus fi dies feftos

„ profperos felicefque nunciamus 3 ea

,3 bona non a fortuna vel fato 3 fed a

,3 Deo Optimo Maximo precamur , a

„ ^uoj velTullio tefte3 commoda qui-

„ bus utimur3 lucemque qua fruimur,

3, fpiritumque quem ducimus 3 nobis

3, dari atque impartiri videmus . Mu-
„ tationis vero cauftm 3 tum temporis

,3 tum confilii afllgnare haud difficile

33 eft . Poftea fcilketquam Saluator ge-

neris
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neris humani , noltra^quc libertatis

vindex Chriftus (aj
dignatus iniqua

s

Aetatis fentire v 'tces y & rorporis hujuf

T)tjjfimììis perfèrre modos herninemque fubìre^

foto terrarum orbi \xtitix caufam
dedit nunquam dfefuturam j focile

credi pateit homines illos ,
quibus

primuin lux fidei chriftianas illuxit

,

prò vana felicitate quam Ethnici fu-

perftitioiis captabant auguriis , ve-

rum- gaudium fibi invìcem auntiare

inftituilfe : memores nimiruni verbi

quod fodum fuerat ad partores per

Angeium : Annuncio vobis gaudium. tr.a-

gnum
,
quia natus efi boàk Salvator . Sic,

quod Ethnici oÌini calendis januarii

foditabant ,
nos hodie Chrifli natali

dìe focimus ; lic laudabiles confue-

tudines, quas fuperftitio arripuerat

,

impièque ftedaverat , religioni &
pietati repurgatas reftitiiuntur

.

Porro quod pertinet ad dèledum
rerum dulcium , morena illum haud
onanmo antiquatum video inter nos;

quippe qui confedionem
,
quam di-

eunt hodie amygdalatam ( exmelte,
& amygdalis ), illinc promanafle reor.

Scilicet cuna foret in ufu , ut adven-
tantibus calendis januarii mellis co-

pia

5 >
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55

55
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55

55

55
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55
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55:)

(a] Qaudianus^
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3, pia haberetur , ab illis qui hoc ve-

3, naie exponebant , hi fortaife , ne lucri

3, damnum acciperent , confedionem
3, eandem inflituerunt

,
qua Chriftiani

3, uterentur pfo jentaculo
, quod primis

3, horis fumerò tur die illa quse fole-

„ mnem prsecedit 'nativitatis diem ;

„ cum prima tantum face homines

3, olim coenarent

.

3, Venio tandem ad Strenas , quje

3, licet Ghriftianis majoribus noftris ,

3, ex Tertulliani , Divi Hieronymi ,

3, aliorumque Patrum fententia vetitae

3, fuerint 3 mos tamen impartiendi il-

„ las adhuc a plerifque retinetur .

3, Quinimo & inter veteres Chrilti fide-

„ les non defuiffe qui eodem more ute-

„ rentur, vel ex eo conjicio, quod is

3, a Patribus improbatur . Nunquam
5, etenim

,
ìd quod non erat, reprehen-

,, dilTent . Neque illud dicendum ve-

„ nit 3 confuetudinem illam ad nos per-

5, venire non potuiffe , lìquidem a re-

„ licione abfona indicata foret : nam
3, fatis conftat vetiras fuifle ftrenas quae

„ tanquam boni fati augurium daban-

5, tur accipiebanturque ; fcilicet hoc

„ eft quod vetat religio
,
qua docemur

3, a Deo cunda regi quje eveniunt , nul-

,3
lifque auguriis futura nobis patere.

3, Ccrerum qua? dantur benevolentije

gra-
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gratia munera & pecunise , minquain
a religiofis viris improbantur

.

Quid autem Stren^ antìcjuorum
hodie.refpondeat

,
mihi videris atten-

dere . Putat Pignorius nofter in Epi-
ftolis , munus illud » quod dicitur a

nobis botta matms , antiquorum ftre-

nx reijjondere ; &fere'omnia diftio-

i
naria Italicum verbum Mancia ver-

tunt in Latinum Sfrena . At ego in-

terim animadverto : fignificationem

I

illam , etfi congruit quod ad munus
pecuniarium , midus tamen conveni-

re g^uod ad mittendi accipiendique

rationem . Nimirum ftrena mutua
I erat inter amicos , unde edam Jìre-

narum commercìum dicitur a Suetonio;

dabaturque a populo Imperatoribus :

1

at »2fl««rnec mutua eftnecPrin-
cipibus datur. Mihiigitur fecundum
hanc rationem videtur antiquorum
ftrena affimilanda potius muneribus
illis qu£E hodie ante Èpiphaniam Do-
mini vicifTim mittuntur -, nec longe
a veritate aberravero , fiquidem fta-

I tuero nomen illud quo munera iila vo-
! camus, la Strega , corruptum effe a.vo-

cabulo Strena.Woc autem eft quod fu-

pradicebam, ftrenarum morem et-

iana hodie fervari, fublato tamen boni
fati augurio , de quo nihil hodie cogi-

»
5 ?
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33

33

33

33
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33
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3, tamus. Qiiodaurem apud nos caleii-

55 dis januarii non dentar munera illa,

55 hoc mese hypothefi non obftat ;
nam

55 pr^terquamqnod jilures hujus rei

55 caufae effe potuernnt , certum eft ,

,5 etiam veteres Romanos5 anteTibe-

55 i*ium Caefarem , ftrenarum commer-
55 cium ultra calendas Januarii ad plu^

55 res dies produxiffe j fiquidem hoc ab

5, eodem Imperatore veTirumfuit5 tefte

,5
Tranquillo.

„ Hkc funtquae tibi prò caJendaria

j,
ftrena mitto , fortaffe nimis Jai'ga ma-

„ efflifa
;
ita ut tjediofaftidioque te

j,
afficiaat ; hic fifto . Placent tibi ? ha-

„ bebo gratum ; fin mmus ? placeat
faltem papyms prò excoquendis no:-

vis infitiis
5
quae proximis bacchana-

libus coiificientur . Vale 5 & me ,

ut Ibles , ama . Patavii 5 IIII. cal.

Januar. anno Al. DCG. IX. ienunte “

ARTICOLO III.

Delle Mance
5 Dìjfertazzcne del Padre

D. STANISLAO SANTINELLI5
Chericc regolare Semafco^ aiSig.Gioiiiaìi-

maria Bettim
5
Canonìa) della. Cappella

reale difan Marco.fi Commendatario del-

la badia conci/loriale di fan Benedetto di

VallaUa , velia diocefi di Bergamo

.

Per
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P Er rendere in qualche parte de-

gna d’eflere inferita in un to-

mo del Giornale de'letterati d’ Italia

quella mia breare differtazione intor-

no alle -ma7ice
,

al qual fine mi -ven-

ne ricercata da'Sigg. Giornali Ili , che

pènfano unirla ad altra di fimilc ar-

gomento, eh’ è loro venuta alle ma-
ni; io ho rifoluto d’ intitolarla a voi,

inuftrifs. Sig.Abate Bettini. Nome piu
chiaro ella non potrebbe portare in

fronte del voftro , erclefiafiico per di-

gnità
, per letteratura

,
per gentilez-

za , e per tutte ile vh'tu proprie de!

voftro fiato , non tra noi folamente,

ma tra gli efieri ancora rinomatìftl-

mo-. Il voftro Iblo nome però può
bafiare a dar pregio all’operetta a voi

mdiritta
; al Giornale , ove farà infe-

rita; è fijrlè ancora all’autore della

medelìma , che con Tintitolarla a voi
fa conofeere

, che gode del voftro a-

more e del voftro patrocinio . Que-
fto è un mio nuovo preziqlb acquì-
fto , che non deggio ad alcun mio
merito

, ma a un puro voftra gene-
rofiftimo dono , fattomi da voi nel

tempo fteflo, che altre grazie anco-
ra conferivate a me e alla mia Con-
gregazione

, tanfo amata da voi,quan-
t’è roflèrvanza fùa verfo voi , e la
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gloria che vanta , d’ avere con l’edu-

cazione predatavi negli anni teucri

fatto" un allievo sìilluftre. E benda
fperanza, dell’onore , che può venir-

mi dal comparire con quello nuovo
fregio , che mi dà la voftra pregia-

tilfima padronanza
, non mi lafcia

paventare il giudicio , che voi fteflb

iarete di quello n»io deboi lavoro ,

fe mai le vollre occupazioni vi per-

metteranno di fcorrerne qualche par-

te . Anzi incontro volentieri il peri-

colo ( che per gli uomini da poco è

pericolo quel che per altri farebbe
grande fortuna ) che quella mia dif-

fertazione ,
ftefa per mero acciden-

te , a tutt’altro fine che di lafciarla

vedere alla luce , cada fotto gli oc-

chi di alcuno di que’ grandi perfo-

naggi , di cui godete la grazia , che
fentendola fcritta a voi, la giudichi-

no degna d’effer Ietta da loro. Ben-
ché fe ancor quello accadefiè , non
deggio non ifperare ogni compati-
mento a queda brève fatica , dappoi-

ché l’avrò onorata col vollro nome, e
l’avrò fatta voltra. Come tale la gra-

diranno e rameranno quanti perfo-

naggi fublimie inVenezia e in Roma
amai! voi : come tale graditela voi

pure e amatela , ancorché tra le co-
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fe voflre abbia ad effere la prima
non perfetta nell’efler fuo ,

e non cor^
rifpondente al voftro buon guito ,

quali tutte lecofe voflre volete che
fieno . Ma qualunque ella fia , Illu-

flriflìmo Sig. la mia ,
ora fatta voflraj

differtazione fopra le mance , ella è

quella , che principio alquanto da
alto per fare piu comoda llrada

alla mia opinione intorno di effe.

I primi Criftiani , chiamati alla

vera fede dal paganefimo ,
non è ma-

raviglia , fe difficilmente poteron
dimettere certi ufi e riti fuperflizio-

fi, de’ quali s’erano imbevuti col lat-

te . E però i fanti fondatori della

vera Chiefa , dopo non avere rifpar-

miate fatiche, per abolire con l’ido-

latria tutte le cerimonie e cofluman-
ze del gentìlefimo

,
perchè in molti

vana riufciva ogni loro induflria ,!con-

cepiron maggiore fperanza di frutto,

fe depurate le aveffero da ogni fu-

perlliziorie . Meglio pertanto che proi-

birle , come oÌTenfive della purità
del noflro iflituto, flimaron doverli
lafciarle correre come azioni indiffe-

renti , e che non poffono effer male

,

fe non faccendofi con maffima erro-
nea e con fine illecito. Molti ufi du-
tan appo i Criftiani , che evidente-

men-
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mente conofconfi riniafi.in noi dalla

gentilità onde «fcimmo
j
avendo così

voluto la divina Provvidenza
,
per-

chè Tempre cr rimanefle memoria ,

a gloria delTinefFabife Tuo beneficio

,

da quai tenebre ci abbia tratti al lu-

me ammirabile della Tua fede. E non
farebbe già fpregevole fatica d’un let-

terato, il farli a raccogliere tutte in-

lieme quelle, or fendute innocenti
,

reliquie del gentilefimo , molte avver-
tite da alcuni , molte ancora non av-

vertite ; e tal opera lèrvirebbe di di-

letto a chi non difdegna sì fatti llu-

dj, e forfè confonderebbe l’ignoran-

za di certuni , che moltrano di fean-

dalezzarfi, come fe pizzichi del gen-
tile

, quando veggono alcuna cofa

praticarli da noi ,. la quale fi fa d’ef-

fer venuta dal paganefimo, fopra le

cui rovine è fiata piantata la Chie-
fa ed è felicemente crefeiuta

.

-Per ora tocca a me dimoftrare ,

che l’ufo di dar le Mance il primo
giorno dell’anno , come fi pratica ,

non fido qui in Venezia, maintan-
t’altri paeli entro e fuori d’Italia , è

pafsato in noi dall’antichità gentile-

fea : cofa facile a conofeerfi , e già mo-
firata da altri, ma di cui però non
tutti paiono perfuafi i ed io mi fon
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ab battuto in perlbnu , ciotta per ab
tro , che ha giudicata quellbpinio-

ne afsai ftrana . Facceadomi dun-
que aefaminarelaverità, dico, che,

ancorché la Mancia altro non..è, che
ciò che fi dà dal fuferiore all' hiferiore

nell' allegrezze 0 nella fokmiità per una

certa amorevolezza , come la definifcon

nel Vocabolario gli Accademici del-

la Crufca ; e ancorché i légni d’ a-

morevolezza dalla natura , non dal-

la fimerltizione pare chedebban dir-

li inlegnati agli uomini : contuttocio

non è da dubitare, che l’ulb di da-
re la mancia in certi giorni deter-

minati, dalla fuperllizion cì?* gentili

non abbia avuta l’origine.

Varie Ibrte di regali , contradiflin-

te fra loro co’ nomi propri e parti-

colari d’ognuna, ularono gli antichi
Romani , in varie occafioni e per
varj lini. Per non dir nulla di que’
che dal Principe o dal comune lì

mandavano agliambalciadori, chia-
mati Lautia ; nè di que’che dall’ o-

fpite all’ofpite fi faceano, detti Xe-
nia ; ne di que’che dopo il convito
fi davano a’ convitati , e jdpopboreta

erano propriamente nomiuati; e co-
sì nè pnre di molti altri : Stren& fi

diceano que’doni: che lii davano in

certi
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certi giorni di facra foleniiirà per buon
augurio di lieti eventi . Fello : Stre~

nani vocamus , qu£ datur die religiqfo

cmiìtis boni gratin. Qiielto'collume di

dare altrui co’ doni un prefagio e

quali una certa caparra di felicità in

certi giorni , non fu praticato che
da’ Romani; e i Greci tanto non ne
avean l’ulb, che mancarono ancor
di nome per lignificarlo . Fu intro-

dotto in Roma quali col nalcer di

Roma , quando a Tazio Re de’ Sa-

bini , prima nimico e poi collega di

Romulo , furono prefentati rami e

frondi di un albero felice
,
perchè quin-

di prendefle augurio di vittorie e for-

tunati avvenimenti . Ne fa piena te-

llimonianza Simmaco nel libro deci-

mo 'alla lettera 35. Ab exoriu pene ur-

bis martie firenarum erigo adolevk auSio-

ritate Tatii R.egis
,
qui verbenas felicis

arboris ex luco Strema j anni novi au-

fpìces ,
primus accepit . Il dì primo del-

l’anno era il giorno religiofamente of-

lèrvato per fare limili doni , da’ qua-

li altri dovelTe prometterli tutto l’an-

no felice. Ce J’attefta Varrone nef’

quarto della lingua latina, dicendo del-

ia Dea Strema^ qu£ xeniis^feu muneribus :

kalendis januariis dandis pr£efi : e piu ,

chiaro Sittipiaco alla lettera 27. del'

libro
I
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libro citato; Kalendas anni aufpices ,

quibus men/ium recurfus aperitur
,

pertiendis flrenis dicavit antiquitas .

Quello sì antico coftume dura anco-

ra tra noi nelle mance , che fuccedet-

tero alle ftrene de'Romani gentili, per-

ciò anche oggigiorno chiamate non
f<)lo in altri paefi d'Italia , ma da’

Tofcani ancora, alle volte Strenne ,

come pu^ dì Francelì EJlrenes . Che
fe bene non in tutti i luoghi d’Ita-

lia coftumafi diftribuire dal padre dì

famiglia le mance il primo giorno

dell’anno, come giorno a ciò defti-

nato
, per la ragione , che addurrò

fotto , coftumafi però ancora in al-

cuni, e particolarmente in Venezia,
come pure in tutta la Francia : on-
de ì'EJlrene nel gran Dizionario dell’

Accademia Francefe vien definita

Prefent , qu on a accoujìumé de faine le

primier jour de V anée . Ma nè chi dà
la mancia il "primo giorno dell’anno,

ne chi la dà in altro giorno , altro

fa , che ciò che faceano i Romani ,

dando la ftrena nel primo giorno del-

l’anno: e folo il fanno i Criftianicoo
altro fine •, poiché noi diamo ora le

mance per fola amorevolezza
,

gli an-

tichi davano la ftrena per buon au-
gurio , cioè per fuperftiziofà opinio-

Tmo XXXV. E ne

,
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ne , che quella doveffe veramente in-

fluire ,
con , non fo io , nè fapean ef-

fi
,
quale , ma erano però perfuafi ,

con qualche occulta conneffione nel-

le profperità di tutto l’anno.

Tale , e non diverlb eflere flato il

fine de’gentili nel dar le Arene, perchè
ci fu, e foeflerci ancora chi non vuol
perfuaderfi a giudicare la Arena un
dono luperftiziolb , fi rende certo con
r autorità di Fello , che vuole che
quel dono fi chiamafle Arena quali

treìia
,
portando il lieto augurio , che

dietro fe foffe per iflrafcinarfi il fe-

condo e’I terzo : Strenam vocamus a

numero
, quo /ìgnifìcatHr alterum tertium-

que ventunm fmilis commedi , velati

trenam ; còn l’ autorità d’ Aufonio ,

che nella diciottefima delle fue epiAo-
!e chiama la Arena fauflum munus ,• con
quella di Seneca, che nella lettera 87.

non alla Arena
, ma alla fua virtù

attribuifee la felicità che godea tutto

l’anno : Pugillaria & carica ( folcano

dalli fichi fecchi per Arena , come piu

a baffo dirò ) quotidie mìhi novuman-
num faciunt ,

quem ego fm/ium & feli-

cem reddo bonìs cogitationibui & animi

magnitudine ; e finalmente
,
per lafcia-

re l’altre, con quella di Plauto, che
nello Stico a. V. fc. 2. unifee infieme

il
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il buon augurio e la ftrena:

Bona f( Q:ba^ fire^aqu ' ohviam acce/ftt mìhi

.

Perciò , benché il giorno delle ftrene

era quello delle calende di gennaio ,

non prendeva però la fua fpecifica-

zione la ftrena dalla circoftanza dì

quel giorno , ma dal portare (èco au-

gurio di felicità, ed eflère creduta il

principio e quafi
,
dichiam così ,

il

leme della buona fortuna . Io credo pe-

rò , che qualche altro ancora potefTe

effere , o appreflb tutti o appreffo alcu-

ni ,
giorno religiofamente offervato ,

fuori del primo dell’anno
,
per dare iti

quello, con la ftrena , felice prefagio di
qualche bene. Veramente Fefto non
definì la ftrena, ciò che fi dava il dì
delle calende di gennaio, ma queàa-
tur die religiofo. , ominis boni grafia .

Nè in quel giorno folo certamente le

ftrene fi davano , fe Tiberio coman-
dò, che in quel giorno folo fi deffe-

ro
,
proibendo

, fìrenarum commerciumy
ne ultra halendas jamtarias exerceretur ,

come riferifee Svetonio al c. 3 4. il qual
divieto egli fteflo

,
per teftimonianza

di Dione, avea prevenuto col fuo e-

fempio
, non volendo ricevere la ftre-

na offertagli dopo le calende . In ciò

ancora può dirfi , che corrifponda
alla ftrena de’ gentili la mancia de’

E 2 Cri-
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Criftiani , che , benché fi difpenfa nel

primo dell’anno , o in altro giorno ,

quafi in fuo giorno proprio , folenne

e anniverfario ; fi dà però ancora nel-

le allegrezze e in altre fblennità , di-

llinguendofi però fempre , comg ho
detto , dalla ftrena nel fine

, perchè
quefta fi dava per buon augurio , la

mancia fi dà per amorevolezza. Dirò
dunque, che fiotto il nome di man-
cia era veramente la ftrena de’ genti-

li, quella che i Criftiani , a’ tempi an-

cora di Fr. Jacopo Paifavanti , che
viffe nel fiecolo quattordicefimo , co-

me ognun fia
, andava» cercando nelle

caloidi^ il primo di deltanno , il primo
di della fettimana ; il che fiaccendo fiu-

perftiziofiamente
,
per prenderne buon

augurio, dice con tutta ragione quel

teologo ( di ver.pen.pag.'isi.) ,
,

che fi è vanità , e non è Jenza grave

peccato . Al contrario non pare la ftre-

na de’ gentili, ma la vera mancia de’

Criftiani quella , che Girolamo Bofi- ,

fio , nel fuo trattato de Jtrena al c. 1

q. dice , effere ftata proibita ; non
perchè in fie conteneffe alcuna cofia di i|

male , ma per eflere arrivata a trop.

po fmodata profufione , e di cui fi

dichiara al c. 1 1 . di non fiofipettare

,

quicqmm olere a noftra alienim religione.
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Non poflb però non iftupire , che
egli abbia ftimate così innocenti le

ftrene ,
quando piu degli altri le ha

dichiarate fuperftiziofè , con riferire

le tante belle cofe del numero terna-

rio, per moftrarne il buon augurio
ancora nel nome, feguendo l’etimolo-

gia di Fefto , e con averle dette al

c. 5. introdotte & aufpicio di

Giano ; il che egli non dovea mai
dire , avendo , come a lui parve , fat^

ta una nuova importante difcoperra

nel gran mare dell’antichità , cioè

che da principio le ftrene non fi da-
vano il primo di gennaio, ma il pri-

mo di marzo
,
perchè da quefto prin-

cipiava l’anno , nè il gennaio v’era
ancora ftato aggiunto. ManèilBof-
fio nè Arrigo Boccierò , che ne’fuot
annotati a Erodiano 1. I. c. ló. dice,
efferfi ufate le ftrene principio anni in-

vicem ex mutìu comitati^ officio , nè i!

Boffio , dico , nè il Boccierò ebbero
queliìdea chiara e diftinta della vera
ftrena

, che n’ebbe
,
per non affollare

altre citazioni di Concili e di Padri

,

che n’ ebbe ,
diffi , fan Gefario , o

chiunque altro fia l’autore del fermo-
ne de Kal. jamnr. altre volte attribui-
to a,fant’Agoftino , che fta nell’appen-
dice al tomo V. delle fue opere , ffirm.

E 3 129.
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129. dell’edizione de’ Monaci Mauri-
ni, il quale la cKiOimò diaholica -, qual
veramente era , infegnata dal Diavo-
lo , come tutta l’arte degli auguri r

diaholìcas etiam Jlrenas , & ab aliis ac-

eipiunt & ipfi aliis tradunt . Conchiu-
dafi dunque

, che il fine era. quello

che rendea fuperftiziole le ftréne , e’I

fine è quello che rende innocenti le

mance.
Non è però folo il fine chediver-

fifica le noftre mance dalle ftrene

degli antichi^ benché io ftimo, che
ogni altra diverfità tra loro s’intro-

duceflè
,
perchè fi arrìvaiTe finahrien-

te a perfettamente diverfificarne il

fine . Égli è certo > che fé ftrene ap-
prefib i Romani fi davano non folo

tra gli uguali , ma. ancora daJl’ infe-

riore al fuperiore ; onde a’Ior pro-

tettori la porgeano. i clienteli ancor
piu poveri . Marziale 1 . VIILepigr.33.,

Hoc liflitur fputo caryota halcndis

cum parvo {ordidus ajfg cJieaj ..

E nell’epigr. 27. lib. XIII..

Aurea porrìguur Jayi caryota k ilenàìs y

Sfdtaìmnho'' munus pau’^erìs effe [let

.

Quindi ,, mutato lo- fiato della repub-
blica , fi dava quefto dono agl’Impe-

radori e dal Senato- a nome pubbli-

co e da ciafcuncittadino .. Principiò

il co-
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il coflume d’offerire la ftrena al Pi-iii-

cipe fino da Augufto; e n’è telfimo-

nio Svetonio nella fua vita al c. 57.

Omnes ordhies in lacuni Ciirtii qmtan-

nis ex voto prò falute ejus flipem jacie-

bant : item kaìendis janmriis firenam

in capitolio , etìam abfenti . Ciò pure
narra lo ffeflb dì Cajo al c. 47. Stttit

in vejìibulo £dium kaìendis janaariìs ad

captandasjiipes

.

E benché, come rac-

conta Dione lib. LX. abbia Claudia
vietato l’ufarfi (èco tale coftume >

convien però dire che dopo lui fi ri-

pigliaffe di nuovo , e che fi continuafl's

con tutti i fuoi fuccefsori •, mentre
fappiamo che durava ancora al tem-
po di Tcodofio e d’ Arcadio , come
li raccoglie dalla prima delle due ci-

tate lettere di Simmaco, con la qua-
le mandò loro il folito dono . E ber»

fi dovea dare agl’Imperadori la ftre-

na e da’ privati e dal comune , fé a
tutti dovea premere la loro felicità ,

come de’ padri e protettori di cia-

fcuno e di tutta la repubblica . Sim-
maco però , nella lettera ora lodata,

moflra di credere , che loro fi defse
la ftrena , come ad uomini forti ,

mentre , fcufando in efsa l’ufo di
prefentare tal dono al Principe , ad-
duce quefta ragione ; Nomen indicio

E 4 ejl^
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efi , viris firenuis convenire cb virtu-

tem . E certo quefta etimologia pare
affai piu naturale , che la addotta
iòpra incidentemente di Fello , e piac-

que ancora a Nonio Marcello : Stre-

3ia àtHiaefì a flrenuitate . Ma nulla ciò

importando, mi fermo a conliderare

piu torto, come non par che fipof-

là negare, che tra gli uguali pallàf-

iero in tutti i tempi con mutua cor-

rifpondenza le rtrene , e che forte T
«io , che le rertituiffe , chi riceveale;

ii che credette ancora il Rofino ( l.

JV. c. 5 . a72tiq. A.om. ) Mwiera fili in-

vicem mittehant boni ominis caufa ,• e fi

può ancora provare con le parole
di Svetonio nel Tiberio fopra alle-

gate ; Prohibuìt firenarum commercium ,

la qual voce denota la fcambievolez-
za di tali doni . Tanto praticavafi

certo anche quali dxie fecali dopo ,

affermando Erodiano al lib. I . c. 1 6.

che nel giorno delle calende di gen-

naio Ramaniinvicerrife colunt & nimi-

fmatcì alter alteri
,
ceteraque omnifariam

munera tniffitanti come traduce il Poli-

ziano. In quanto poi a ciò che pra-

ticavafi dal fuperiore verfo l’inferio-

re , e fpecialmente dagl’ Imperadori
verfo i fudditi

,
io non ofo di dire

che feguiffe Io rteffo , con la fran-

chez-
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chezza , eoa cui l’ afferma il Bollio

al c. 8. Ne’fecoli migliori dell’impe-

ro, non vedo, cofa pofTa affermirfi

del Principe verfo i privati , e lo

fteflbdirò d’ogni grande verfb gl’in-

feriori . Dalle parole di Metello
,
poe-

ta antico, par che potrebbe dedurr
fi, che foffe flato coftume de’Prin-,

cipi fino da Tazio , inftitutor delie

ftrene, e darle e riceverle da’fuddi-

ti . Ma non fo di quanto pelo pof^

fa effere l’autorità di quello Mona-
co, che viffe nel 1060. e fcriffe

rinali in lode di san Qiiirino, come
fi ha dal Mabillon A5i. SS. ord. hened.

t. III. p. 2. Egli dice così

.

Illas r.ohilitas Cafart us piis ,

dignis prccerum dabat
^

Urbi quas hatia tum juveni dedit

P^ex Tituf Tatiiij prior ,

accipiens pat^pire munere
Verhenns fludio patrum ^

Tiberio , è certo , che reftituilla , ne
tale quale , ma quadruplicata : però
tal ufo difmifè ancora a fuo talento ,,

come corta da Svetonio al c. 3 4. Co7i~

fueverat & quadruplam Jlrenam & de

manu reddere , fed ojfenfus interpeUari.

fé tota menfe ab Us , qui potefiatem fui

àie fefto non bahuiffeìit
.)
ultra non r.ddU-

dit.S)ì Augurtp nulla fi accenna,quaa-
E s do
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do per altro riferifce lo Storico

, in eh e
inapiegafìTe

,
quanto raccoliè dalle ftre-

ne. Caligola, che con edittointimò,che
fe gli portalTe la Arena , per motivo di

fola avarizia non fi può credere che
abbia voluto reftituirla. Me fa ancora
dubitare dell’ufo di reftituirla i grandi,,

l’avere alcuni; Greci- , come fi ha da
Ateneo ( L III. c. per mancanza
di nome proprio chiamata la Arena

: con la qual' voce non. ogni
Arena, ma quella diftintamente che
fi dava, agrimperadori,, vuole il’ Ca-
fàubono fopra quel' luogo , che s’in-

tendefte, faccendo plaufo a chiinven-

tò felicemente q^uel nome per fignifi-

care, che efla era come un tributo e

una contribuzione arbitraria oltre al-

Pimpofte , ultra tcgitimmi' canonem-y &-

neceffaria onera .. Nè dldiverfa natura,,

parlando) con proporzione era quel-

la che fi, dava da’clièntoll a’padroni

.

E; chi crederà) perciò , che da loro fi

reftituifle alfuddito. o. all’inferiore un
dono , che avea come prefa. la natu-

ra di tributo ? Tuttavia, fe l inferior®

per debito porgea al fuperiore la.Are-

na, anche if fuperiore alle volte l’a-

vrà reftituita per cortefiai ; e per. fo-

gno di gradire il buon, augurio che
gii venia da lui fatto , avrà corrifpo.
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fio con altro fimile . Ne’ tempi badi

però , e nell’età degl Imperadori cri-

fliani abbiamo chiaro rifcontro da Li-

banio
, che fiorì nel fecolo quarto ,

del commercio fcambievole delle flre^

ne , che pafiava tra’l principe e i fud-

diti, tra’ grandi e gl’ inferiori. Ecco
le fue parole

,
quali le trovo portate

in latino dal Bulengero ( de Imperati.

R.om. l. IL f. 27./ Senatus prafens hanc

fieri vìdet largìticnem , & vera ipfe fa-
cif. Nam exjenatorum manibus hi num-
mi veniunt ojficio . Trinceps quoque ipfe

fune ofculatur civem , aurum dans & ac-

cipiens . Eìiimvero & ad alias undique

aurum affluii ,
dum patroni principem

imitantur
, qui dat & accipit . E da

que’ tempi fi vede , che la ftrena era
generofità del principe ,

non piu ag-

gravio de’ privati. Graziano, fe Au-
fonio era ^ue/Ior di Graziano

,
per

le buone infinuazioni del medefimo
Aufonio a favor delfamico , comò
appare dalla diciottefima delle fue
lettere , mandò la firena ad Orfolo
Profeflore in Treveri : Teodofio e
Arcadio la mandarono a Simmaco ,
Prefetto di Roma , che gli ringrazia
con 11 lettera veutifèttefima altre vol-
te citata.. Conche folennità'facefle la

diftribuzione delle ftrene Giuliino i!

E 6 gio-
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giovane, fi legge apprefib il fiio pa-
negirifta Corippa Alfrkana:
Inde SenatOTiim jucro Tecttantur ab albe

liomina y ranf ripsi Parrei qtta Voce citati y

jLccedunt hilates y fubsuntque aìtiffima fedii

Culmina y pratendunt dfxtras > è? pramia.

fumunt
Coniuhs ^ muridi dcmint

,

Ma già tra gli offici principali del

Comite delle lacre largizioni , come
chiamavano il telbriere del Principe,

uno era il difpeiifare a nome del pa-
drone il dì primo, dell’anno le ftrenej

onde Caffiodoro nella fettima lettera

del libv VI. delle varie ; Supplìcum per

te fortunas erigìmiis : kalendis januarii

uffatim dona largimur ,
Ó* Utìtia publica.

militiatuaefì .. Potremmo dubitare , le,

allora i Principi da ognuno , a cui

davan la ftrena , ancora la ricevelse-

ro.Di certo però abbiam quello, che
dovendo anche riceverla , non teme-
vano, d’efsereì primi a darla. Simma-
co l avrà forfè data i Teodofio e ad
Arcadio, come agli lleffi e a Valen-
tlniano il fecondo l’avea data

,
quan-

do tutti e tre regnavano infieme

Dalla lettera pero con la quale rin-

grazia Theodofio e Arcadio della llre-

na da lor ricevuta , fi fcorge che ef.

fi erano Itati i primi a darla, men-
tre
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tre loda la loro generofìtànell aver an-

ticipato il dono prima del giorno delti-

nato a darlo , il cheXarebbe una lode

afsai fredda , fe egli già prima a loro l’

avefse dato . Kale-ndas anni aufpices im-

pertienàis Jlrenis dicavit antiquitas . Hu-
jus infiituti ufum mmìficenti£ fefiinatione

pr£vertitis

.

Oltre alla generofa degna-
zione de’Principi, io noto- fu quefta let-

tera anche Fanticipazìone del tempo;
e fe non travedo

,
parmi dì conofcerej

come fia andato faccendofi il cambia-
menti delle ftrene , apportatrici di

buon augurio , nelle mance
,
puri effet-

ti di certa amorevolezza - Giudico pe-

rò ,
che così lia andata la cola -

1 primi Padri d.ella Chiefa , che
acremente proibivano a’ novelli Cri-

ftiani di p reIlare fède agli augur; ,

perchè dubitavano prudentemente ,

che nel darli le ftrene religìofamente

in quel dì primo delFanno^dagFinfe-

riori a’fuperiori , quantunque atte-

ftafsero quelli di non avere alti-o fi-

ne che di inoltrare un atto- di dipen-

denza , e per così dire
,
porgere un.

omaggio a’ior protettori e fignificar

loro la. brama di vederli felici : pure
o, chi le dava o chi le ricevea ,

imbeu -

to de primi errori
,
potefse dar afsen-

fo a qualche erronea opinione , e cre-

dere.
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dere veramente il dono un prefaglo
e principio di buona fortuna , come
i! credeano prima di conofoere il ve-

ro Dio
; e infinuarono , a cambiare

il giorno del dono con anticiparlo ,

perchè divenire certa la fua innocen-
za , fcompagnandolo da quella inu-

tile circoftanza
;

e perfuafero a'gran-

di di prender efli il coftume di da-
re agl" inferiori ciò che eran foliti ri-

cevere da loro , acciocché divenifse

mrra corteha nel darli
,
quel che ri-

cevendoli era fuperftizione . Non la-

fcìarono però fubito i fuperiorr di ri-

cevere ancor elfi dagfinferiori la Itre-

na; e come Simmaco gentile prefen-

tolla agf Imperadori , così non dubi-
to che non la prefentalsero a’iuoifu-

periori ancora i Criftiani , come nè
pure tutti s’indufsero fubito a traf-

portare ad altro giorno non fofpet-

to il regalo . Ciò non ollante a poco a
poco andarono i grandi dimettendo
di nulla ricevere dagfinferiori *, e fo-

le praticando i padri di dare qual-

che dono a' figliuoli , i padroni all’

anticamera, alla fala, alla Italia; e

fcegliendo molti per giorno proprio

da diltrrbuirlo la fera, che precede
il Natale di Gefu-crifto , come s’ufa

ancora in molti luoghi d’Italia, do-

ve
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ve quella, fera , e non il primo dell'

anno li regala la famiglia dal padro-
ne j la ftrena,. che fi dava per buon
augurio dal clientolo. al protettore ,

fi. convertì perfèttamente in ciò. che fi

dà dal fuperiore alVinferiore nelle alle-

gre%ze , o nelle folennità -,
per ma certa

amorevole%7,a . Non fi è lafciato però
mai di fare, ciò non oftante, da alcuni

qualche onore a’ grandi in que’me»
defimi giorni. Ma di quefto dirò piu

otto ..

Tolta però la fuperftizione della

Itrena , rimanea qualche cofa che
chiamerò fua adiacenza ,,

per cui fi

rendea fòfpetta la fede de'nuoviCrK
ftiani. nel fatto, degli auguri .. Era co-

liurne ,
aggiungere alla firena annunci ''

in voce: di liete profperità , che fcaiii-

bievolmente pafsavano tra chi il do-
no. conferiva e chi il riceveva , e che
foli a ncora s’ùfavano nel primo dì di

gennaio: fra. coloro che di nulla fi re-

galavano V anzi ih quel giorno
,
per

non funeftare l’altrui fantafia con.ina-

magini trifie, parole non fi dicevan
da alcuno , che feco portafsero: pre-

fagio: d.’alcun finiftro .. Teftimonio è

Qvvidio nel prima deTafti , ove in-

terroga Giano della ragione, per cui
erafi tale ufanza introdotta : «
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Aut cur lieta tuis dicuntur nerba k ilendit \
Et dawus alternai accif' '"nufq <e preee. ?

E a ciò forfè allufè Dante , quando
confondendo in certo modo la Are-

na con quefti annunci, adoperò nel

27. del Purgatorio la voce urenna ,

quali affatto latina ,
per fignificare

annuncio e avvifo di cofa lieta , e

parola da udirfi con gradimento;

Virgilio inverfo me qt4efte cotali

h'/ìTole usò : e mai non furo firenne

eie fo.ìTof dì piacer a quefie u luiii-

I fervidori dunque e le perfone dì

bafsa sfera
, quando viderll onorati

e favoriti della mancia da’ padroni ,

ognun crederà , quanto piu abbon-
danti fofsero di tali annunci . Contro
di quefti , per lo ftelso timore che
fofsero o fatti o ricevuti con qualche
fuperftizione , non v’ha dubbio che
non fi fia armato il zelo di que’ pri-

mi fanti maeftri del criftianefimo .

I loro divieti però erano forfè fu que’

principi mal offervati . Quindi riu-

feendo difficile il togliere interamen-

te tal ufo
, ballò

,
per afficurare la

cofeienza di chi’l praticava, toglie-

re la fuperftizione che parea annef-

fa al giorno, in cui lì auguravano!’
uno all’ altro felicità . Dichiararono
però»! Padri , che innocenti farebbe-

' ro
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ro flati quefti annunci
,
quando in

altro tempo non fbfpetto fi fofTero

fotti , e dal Cielo lì follerò implorati

i beni , che 11 bramavano agli amici

,

e piu torto i beni Ipirituali che i tem-
porali lì arteftalTe di loro defiderare .

Onde con buon evento induflero a
trafportare quella , officiolltà , non
piu auguri, dalle calende di gennaio

alla Iblennità della nafcita del Reden-
tore ,

permettendo , che allora i cJien-

toli, i dipendenti, e gli aderenti at-

teftalTero a’ grandi, e così pure s’at-

teftaffero tra loro gli amici uguali ,

la brama di vederli felici in que’ fan-

ti giorni : il che certamente dee in-

tenderfi con le grazie fpirituali. Che
fe bene li rinnovano da molti que-
lle officiolltà il primo giorno dellan-

no; e lo flelL dico delle mance, fe

in quello flefib giorno fi danno ; ognu-
no ved.e , che non rella piu fofpetto

di fuperilizione,fe nè fune nèl’altre fo-

no piu così legate a quel giorno, che
non s'ulino ancora in altri, ne’ quali
non può cader tale fofpetto

.

_
Mi fa_ credere

, d’ellérmi apporto ,

rintracciando f origine delle mance
,

e degli annunci di buone felle, il ve-
dere, che ancora qualche altra ufan-
za

, propria apprelfo i gentili del pri-

mo
’
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mo giorno deH’anno , o fi è trafporta-
ta da noi alla folenifità del Natale ,

per fignificare la noìllra allegrezza
nella nafcita del Redentore , o tutta-

via dura fenza timore di fuperftizio-

ne . Qiiella baldoria , che la vigilia

del Natale dopo la cena lì fuol fare

col lauro
, col ginepro , e con altre ver-

zure } è il bruciare del lauro , che il

primo dell’anno faceano i Romani ,

per prendere augurio da’ fiioi Icop-

piamenti . Tibullo accenna l’ufo all’

eleg. 5 del lib. IL
At ^uccenfa jacris crepitet bens laureafiamrriis^

Ornine qU9 feìix ^ facer a^nus eat

.

At ìaurus bona figna dediti gai* et e coloni .

I Romani nelle calende di gennaio
foleano veftire in gala ; e i magiftra-
ti , dice Erodiano al luogo Ibpra ci-

tato , che prendeano confpicmm & fo-

lemnem purpuram

.

Svetonio nel Nero-
ne c. so. accenna tal coHume prati-

cato da queirimperadore : Fmeratus
ejl impenfa àucentormi mìllium , firagulis

albis auro intextis , <]uibus ufus halend.

januarii fuerat . I Criftiani , partico-

larmente tra la plebe, nonioIo fi ve-

rtono a ferta , ma prendono il Nata-
le gli abiti nuovi e mi ricorda

,
quan-

do in Venezia per ragione del mag-
gior traffico , erano nel popolo mag-*

glori
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glori le ricchezze, che milèro colui,

che in quel dì non calzava almen le

fcarps nuove. Gli Itravizzi, i giuo-

chi, le gozzoviglie, e gli altri bagor-

di deferirti da Libanio altre volte ci-

tato i\qVl efprejfto'/ie delle calende , co’

quali celebravano i gentili il primo
giorno dell’anno e alcuni appreflb

,

ingannati dalla pazza credenza , che
tutto lieto doveflè correr quell’anno

,

{e in allegria paffavano i primi gior-

ni, divennero il noftro carnovale ,
che

in Venezia s’intende pure aprirfi il

giorno dopo il Natale , e in altre cit-

tà d’Italia non molti giorni dopo il

primo dell’anno. Altri lo ftimarono
introdotto fra noi a fbmiglianza delle

fede di Bacco o di Saturno , dicen-

dolo perciò latinamente bacchanalia ,

o faturiìalia . In fatti però il carnova-
le altro non è che il feflum kaknda-
riurn-) col quale folennizzavafi l ingref-

fo deH’ànna nuovo con danze , con
crapule, con traveftirfi da femmina,
da vecchiarella , o in fèmbianza di

qualche animale , e mille altre paz-
zie , ufate prima da’gentili, epofeia
ancor da’Cridiani, che degenerando
di male in peggio , paffarono- pure
tra’cherici, e ne’chioftricon le fède
degl’ Ipodiaconi e degli Stolti ,. delle
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quali vedi il Du Cange v.\Kalend£ .

Per levare quelli velligi del gentile-

fimo s’armarono i Concilj e i Ponte-
fici , ed inveirono cori, tutto ’l zelo

contra gli fpettacoli e ìe mafchere ì

fanti Padri ; e fi vede che ne diffe-

ro fant’ Agoftino , o fiano altri fanti

autori una volta creduti lui , fant’

Ambrogio, e fan MaffimoTaurinen-
fe ne’ loro lermoni fopra le calende

di gennaio . Ma i Crilliani vollero

fempre , che valefle la fcufa che ad-

ducevaho a fan Pier Grilblogo , co-

me fi ha nel fermone 1$$. Hoc effe

iiovitatis lititìam
, non vetu/latis erro-

rem effe hoc anni priìicipium , non gen-

tilitatis offenfam ; e così il carnovale

invece di abolirli
, andò anzi fempre

allungandoli , e bifognò fermarne il

corfo con opporvi un’ intera quarefi-

ma . Ma già per rimettermi a filo ,

feguirò a confrontare alcun’altre par-

ticolarità , che offervo nelle llrene ,

con quelle che accompagnano le man-
ce

.

Le llrene non fi mandavano , ma
immediatamente fi portavano e por-

geano da ognuno ; onde Marziale :

ftr: cum parvo ^irdidtis ajje clh.ts y

e nell’altro luogo:
Aurea porrigitnr J-anì taryoTa kaUndis .

E agl’-
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E agl’ Imperaci ori medefimi così fi

prefentavano; onde leggiamo di Ca-
ligola ; Stetit in ve/ììbulo £dium ad ca-

ptandas Jlipcs ; e Tiberio immediata-
mente ancora le reftituiva : Confueve-

rat & quadruplam fireìiam & de manti

reddere . Così effer fèguito in ogni tem-
po , fi conofce e dalle parole allega-

te fopra di Libanio
, ove defcrive la

folennità con cui dal Principe fi da-
va e riceveva la Arena; eda’verfidì
Corippo :

^ pratendunt Jextras
, & proemia fumunt

CoK^ules éì* mundi Djmi'ii .

Quindi Aufonio chiama la Arena ,

benché non data immediatamente ,

ma mandata in Treveri , dono della

mano Augujla. La lettera è citata fo-

pra.
i’rimum jveufiJi fiìlt hlc tibì fruPlu honoris^

fou um nmnus hahere m^nus

,

Io però Aimo che nel tempo della re-

pubblica non fi foleffe mandar mai la

Arena a’ lontani, vedendo che Sveto-
nio nota come cofa fingolare 5 che
ciò fi fia fatto con AuguAo

, firena
in capìtolìo etiam abfenti , come dimo-
Arano ancora le lapide che riferirò piu
fotto ad altro propofito . 1 ad Au-
gnAo ancora, benché lontano

, fi può
dire che veramente fi deffer©, non fi

man-
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mandaffero, perchè veggìamoch? fui

Campidoglio , come fefoffe Itatopre-

iènte
,

gli furon portate
;
e quivi giu-

dico , o depoiitate in mano di qual-

che miniftro o ripofte in qualche
luogo deftinato. Anc he le pietre ora
accennate dicono POPVLVS CON-
TVLIT ASSENTI . Negli altri tem-
pi le ftrene veramente dee dirli che
fi mandaflero; come quellImperado-
re mandolla ad Orfolo , Simmaco a-

gflmperadori , e gl’Imperadori a lui.

A’ giorni xioftri s’ufa pur ancora por-

gere immediatamente la mancia
, o

farla porgere dal maggiordomo ; e

da mano appunto è venuto il nome
di mancia : a manu : ^od riempe de

manu datur , come Ita preflb il Ferra-

ri , che ne apporta tal derivazione

nelle fue Origini della lingua Italia- i

na. Col Ferraris accorda il Menagio,
pure nelle Origini della noltra lingua;

e’I conferma
,
perchè ancora oggi in al-

cuni luoghi d' Italia dicono dar la buona •

mano , per dar la mancia . Ma io rin-

grazio molto quello letterato france-

fe di tanto onore, che fa ad una for-

mula del nollro linguaggio corrotto,

ftimandola originaria appreflb noi ,

e così acconciamente alludente alco-

Iturne di fare tai doni con la mano .
;

Per
i
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Per altro dar la bona man

,
che così

diciamo ,
ufando nella fua purità , o

per dir meglio con tutta la fua feccia

il noftro dialetto Veneziano , non è

propriamente , a mio credere , dare

la buona mano ,
ma dare la buona man-

cia. Con tal aggiunto di buona
, ufa-

rono di dire la mancia anche i buoni
Tofcani ne' buoni tempi . Il Paflavan-

ti c. 351. andar cercando la buona man-
cia . Anzi con epiteto ancora contra-

rio di buona avere effi ufata la voce
mancia

,
quafi voce indifFérente , che

dovefle fpecificarll dalfaggiunto , ap-

parifce da Dante nel 3 1 dell’Inferno

.

Prima di tri/ìa^ e poi di buona mancia .

Decapitata per tanto la voce mancia

da chi principiò a parlar male il no-
ftro bel linguaggio , come a tante e

tante voci fi vede efiere accaduto , re-

ftò bona man , che felicemente e gen-
tilmente divenne ^dxbuona mano., tal-

ché potè parere voce inventata origi-

nariamente da’noftri. Lo fteffo fofie

avvenuto di mille e mille altre voci,

che così fenza l ultima filìaba fi pro-
nunciavano, alle quali, perchè la lo-

ro origine non fi conobbe , nè piace-

vano per altro così tronche e fenza
capo

, s’ adattò pure un capo non
fuo per renderle intere e perfette , ma
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così fpi'oporzionato , che dì belle vo-
ci italiane , fe ne fece un moftro che
ora difficilmente fi (aprebbe dire on-
de fofle nato ; e cosi contrafatte fi

rendettero dopo la correzione , che
non pajon piu defle , e fi pena a in-

dovinarne l’origine . Bafti un eièmpio
nel noftro dialetto Veneziano , dì

tanti che potrei addurre. Nella buo-
na favella la voce partito vale rifolmdo-

ne , determinazione \ e il ricercare nel-

le pubbliche deliberazioni per mezzo
de’ voti l’altrui opinioni fi dice anda-

re il partito , o mandare il partito , an-

dare a partito , mettere a partito , e fi-

mili maniere. I Veneziani, gettata T
ultima fillaba , e lafciato il fuo accen-
to naturale fu la feconda, dovettero
principiar a dire andar il parti , ma7i-

dar il partì , ìnetter a partì . Quindi
chi pretefè di parlare piu colto il no-

ftro linguaggio , non fapendo piu dì

così, mutò il partì in la parte e fti-

mandofi allora corretto il parlar gua-
lco

,
già il nome di parte è fatto uni-

1

verfale appreflb noi
,
per fignificare i

decreti e le deliberazioni pubbliche
;

e poco men che tutti gli fcrittori del-

le cofe noftre fono ripieni di quelle

parti andate^ mandate , mejfe , e le ne
fan dire. Ma ritorniamo dalla buona I

mano
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mano alla buona mancia.
Conlifte quella comunemente in

danaro
,
piu o meno , fecondo la ge-

nerofità di chi la dà e’I grado di chi

la riceve, e apprelfo gl’antichi in da-
naro pure confifteva principalmente
la ftrena . Il Bolfio nel c. 7. del fuo
trattato prova dilFufamente , che le

verbene dell’ albero felice donate a Ta-
zio

, e che furono la prima ftrena ,

che fi fia data , fieno Hate rami e

frondi d’alloro . Io non diflènto da
quello autore ; anzi giudico, che nel-

la povertà di Roma nalcente
,
quelli

follerò i regali propri di que’ primi
anni ancora con gli altri . Ma ben
prello i rami e le frondi fi cambiaro-
no in danaro . La fomma che fi do-
nava da’ Romani per ftrena , come
a dì noftri quel che fi dà per mancia,
farà flato in arbitrio del donatore .

I poveri certo davano meno ; e un
alle folo alcuni di elfi

,
per tellimo-

nianza di Marziale.
n fert cum parv$ fcrdi iui affé cìierjf.

Da principio
, come tutta la moneta

era di rame , così ancora in rame fi

dava infallibilmente la ftrena . Da
ciò è nato , che in tutte l’età Jlipem

ancora col nome generico la diflero

.

Stetìt in vefiìbnlo &dmm ad captandak

Tomo XXXV. F /lipesy
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fiìpes , di Caligola vedemmo , avere
detto Svetonio . Introdotta però la

moneta d’argento e doro , non piu
fola moneta di rame fi diede . Óv-
vidìo fa dire a Giano nel I. de’Fa-
fti

,
che l’oro era di miglior augu-

rio, che il rame, e che perciò avea
all’oro il rame ceduto.

oli'm\mehus ornen ìn auro efl^

VUltìque coricedit prifca moneta nova ,

Certo è, che monete d’argento an-
cora s’offerfero

,
fe Dione in piu luo-

ghi ha chiamata la ftrena ,

eflendo ricorfo a tal nome , perchè
i Greci, come altre volte ho detto,

come non coftumavano tal dono
,

così non avean voce propria per li-

gnificarlo; e chi con un nome chia-

niavalo , chi con un altro . Nè fo

perchè al Cafaubono nelle fue Of-
j

fervazioni al Tiberio di Svetonio ,
'

tanto difpiaccia
,
che il Greco abbia

chiamata àeyvpm la ftrena, quando
i Latini

,
che pur aveano la fua pro-

pria Voce , fiipem volgarmente la dif-

ièro , non effendo per altro nè meni
generica

, nè piu propria una parola,

che ha dall’ulo il lignificare moneta
di rame

,
per far intendere la ftrena, !

che la voce argento , che

éon tutta la facilità fi prende per U '

mone, '
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moneta d’argento . Perciò co! rap»

porto ancora ali’ ufo fteflb de’Latinì,

per dinotare una coÌa tutta loro , a
me pare che di quefto vocabolo po^
teflero valerli i Greci con tutta lode »

ancor quando , o adottata da tutti

la parola latina , fi fofle comimenaen-
mente detta Tf^vet , come pare, che
avrebbe approvato quel Cinulco ap^
prelTo Ateneo nel luo^o fopra citato,

o da tutti li follerò ricevute le voci
inventate da alcuni

, o fofle iua.pxitr/J'-òs'y

che il Cafaubono loda nelle oMerva.

zioni a Svetonio , o folte st/wu/v
, per

figaificare diftintaraente la Arena
,

che fi dava al Prìncipe , che piac-

que pure , come abbiam detto
, al

medelìmo Cafaubono . E appunto
dall’avere fempre ì Romani chiama-
ta la Arena noi nome generico flipem,

come coAa e dagli autori e dalle

lapide, e inoltre daH’ufo di porgerla
con la mano , e con la mano rice-

verla
, iion mi fi fa probabile

, che
mai gran Ibmma d’oro fi ufafle dare
per Arena

.
Queirimperadore ad Or-

folo non mandò piu di tèi ori.

interceptos , regtds jsitmjjma , philippos

ACcipe^ Tot numero
,
quo^ duo Qeryonos .

Così Aufonio , che fiegue con altri

molti paragoni a figniiicare queAo
F 2 nume-
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«rumerò di fei . Monete col loro im-
pronto mandarono ì due Imperadori
a Simmaco , dicendo egli , che avreb-
be venerata nel dono la faccia de’fuoi
fovrani . Dicam ut res efl , curaffe cle-

mentiam veflram , ut alloquiis Principum
fruerer , & au%ujla in ipfis ionis ora ve-

7ierarcr . Quali però e quante
, non fi

fa ; fi fa bene , che egli non prelèntò
:

agl’Imperadori piu di cinque ori ; me-
i

rito vobis folemnes pateras cum guhtis

foliàis offerimus . Quindi io non mi per-

fuado , che fqfie già tutto oro
,
quel

che i Romani , con le mani e col fie-

no pieno
,
profiifero avanti Caligola

.

Stipes t dice Svetonio, plenis ante eum
manibus ac Jlru omnis generis turbafun-
debat. Se bene conofceafi quel Cefare
•ingordifllmo d’oro, e fapeafì che per
«nera avarizia avea fatto editto , che
fegli portafle la ftrena

;
quel però che

fe gli gettò a piedi con tanta abbon-
danza e profulìone , o farano ftate :

monete mille d’ogni metallo, o oltre

alle monete, altre co/è ancora gli fa-

ranno Hate portate , conforme u/ava-

fi co’privati; del che torto' farò paro-
la. Al contrario avendo Simmaco

,
.

oltre a’cinque ori, mandate aTuoifi-

gnori altre cofe ,
come corta dalla

fua lettera, anche quarte altre colè,
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che efaminerò pofcia , cofa poflano

efiere ftate , certamente eran d’oro.

Egli ftefld r afFerma , chiamando !a

fua offerta aw^o du8lammufcula\ il che

non ha ad intenderfi delle fole cin-

que monete , con le quali poco fareb-

be fpiccata la ricchezza dì quel feco-

le, come per altro fi dichiara , vole-

re che fpicchì da quel regalo , figni-

ficando forfè con le ricchezze del fé-

colo , diftìntamente le fue , come dì

perfonaggio qual egli era, ornato di

tanti titoli, e delle maggiori dignità.

Sumite igitur 1
così fcrive agli Augufii,

defevfores public£ falutis , auro du^a mii-

lìufada , non quia divitis metadli honorq

gauderis
, fed ut ncfira dsvotio felicis f£~

culi teftetur opulentmm

.

Oltre aldanaro, ancoa’buoni tem-»

pi dell’impero Romano era folito

che altre cofe pure fi defiero per Are-
na^ tutte per lo piu mangiative e, dì
fapor dolce , del che rende la ragio-

ne Ovvidio nel libro citato,

Omen ait , cauff'a efi , ut reffapor iUefequàturt

l.i' pera^at cceptum dulcis ut annuo iter^

Tali cofe erano dattesu, che Marzia-
le n’avvifi, efferfi per quefto fine leg-

gerifllmamente indorati
,

fichi lecchi,

e miele . Ovvidio di tutto ne fa telfi-

monianza nel medefimo luogo , così

F 3 par-
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))arlando a Giano fopra fc cofe prati-

catè il primo giorno del mefe a luì

dedicato , cioè il primo delfanno

.

§iuid vuìt pa 'majfbì , rugofaqtte curiea > dixi^

Et data fubnivec candida mtlìa favo }

Non è però da dubitarfi. ^ che altro

"Cofe ancora, e piu preziofèe piu no-
bili , foleffero in tal dì prefèntarfì

ma tuttavia è probabile , che in tut-

ti i regali, deltinati per ftrena , co-

me d’effenza , e q^uafi
,
per dir così

,

l’anima loro, v’entraffero tali cofedi
fapor dolce. In fattia’magiflratidal
popolo in quel giorno fi davano foglie

d’alloro infieme co’fichi lecchi , come
ci fa fède Cefiano Baffo ne’Geoponi-
€Ì , citato dal Bulengero de Itnperat.

rom. al c. de Jiren. Imper. Vale ancora
a farmi ciò Credere il Incuoicitato fb-

pra dalla lettera 87. d iSeneca :

taria & carica . Perciò quando- Mar-
ziale dice , che i datteri non ìbleano.

portarfi che da’poyeri :,

Aurea porrigisur Jani caryota kahndit
• Sid tamen toc munit i pauperis Offe fo!er c

do intenderei , che foffero ffati dono
da poveri, quando venian prefèntatt

foli ; non già che i ricchi ancora fè

ne valeffero, per unirli a’iorò prezio*

fi regali . Plauto, chiama ftrena un.

barile divino , quando Sagarino , ve-

duto.
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tinto Stico, nella commedia di quel-

ito nome {aB. V. fc. 2. ) con un bari-

le di vino in collo, dice, d’efferlègli

affacciato il buon augurio , e la ftre-

na

.

^ fire^taque^ ohvìam occ&ffìt m 'ihi ^

Quefto incontrar per iffrada la ftre-

na , mi fa fbfpettare che anche in

que’ tempi s’ufaffe ciò che efferli ufa-

to a' Tuoi, riferifce il piu volte citato

Libanio , cioè che il dì delle calende

di gennaio, che egli defcrive , fimin>
dall’ero con pompofa offentazione i re-

gali per i paffeggi , e per tutti i vi-

coli. Ma non avendo altri rifcontrr,

nulla ofo d’affermare- Il dar noi ora
la mancia pe ’l Natale o per Fanno
nuovo, è l’ulb della ftrena, inquan-
to quella conlllteva in danaro •, ma
in quanto altri regali e altre cofe, o
feparate o unite col danaro , fi pre-

fentavano , la mancia non ha punto
che fare conia ftrena. Fra’Criftiani

fi è la ftrena gentilelca come divifa

in due parti, e Funa divenuta man-
cia , rimafe ad utile de’ fervidori , F
altra , già fatta innocente , continuò
a prefentarfi a’ grandi col nome gene-

rai di regalo . E quella è la ragione,

per cui fi veggono girar attorno tan-

ti regali, principalmente di comefti-

F 4 bili.
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bili , nell’occafione del Natale , che
que’ giorni a’quali è trarportato quan-
to ufavano i gentili nell’anno nuovo,
ibn già fatti il tempo proprio, in cui

con tai fegni di dipendenza que’ di

minor grado riconoicono la protezio-

ne de’ perfonaggi d’alta condizione,

e quelli ancora o fra loro li mollra-
no la ftima fcambievole, o lignifica-

no la lor gratitudine per l’opera che
a loro lervigig impiegano i medici ,

gli avvocati , i maeltri
, de’ quali di-

ce pure il lodato Sofifta , che rice-

veano la firena , ma però non la re^

ftituivano; ed altre perfone di limi-

le sfera

.

A’ primi Imperadori tuttavia pare
a me probabile , che in danari ioli fi

lia prelèntata la firena , fe pure con
Caligola non vogliamo dubitare , che
diverfamente li lia fatto, come poco
avanti accennai. Ma forfè ancora di

quello fordidiffimo Jmperadore , che
per avarizia volle la Arena , parerà

ad alcuno che meno lia da dubitarli,

che degli altri . Ad Augufto , dalle

parole di Svetonio , certo non pare
che altro fi delle che danaro; e a Ti-
berio fol danaro farà fiato dato ; ef-

iendoli elTo fatta gloria di reftituire

la firena quadruplicata di pfopiia
mano

;
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inano; il che non avrebbe potuto co-

modamente ,
fè copiolì regali avello

dovuti reftituire ; nè farebbe fiata

cofa da Imperadore , fe avefFe do-

vuto quadruplicare datteri e fichi.

In altri tempi, nella firena chefì

dava agl’ Imperadori , alle monete
lappiamo che altre cofe s’aggiungeva,

avendole aggiunte Simmaco, che'ol-

tre al danaro ofFerfe a’ padroni yò-

lemnes pateras : dairavere quelli pre-^

Tentate loro tazze , /’aferrtj , vorrei di-

re ,
che ad arbitrio di chi offeriva ,

fi arricchiffe allora il regalo con ciò

che piaceva d’offerire ; ma. quel fole~

mnes mi fa credere,che tazze veramen-
te fi coltumalfe d’offerire , almeno a~.

gli Augufli . Di quefl’ufb però , e di
quelle tazze io nulla ne fo di piu .
Se dopo le fatiche fatte da molti va-
lentuomini e letterati di primo gra-
do

,
per darci corretto il tefto delle

nobiliffime lettere di Simmaco , io mi
potelfi .far lecito di proporre una mia'

conghietrura , vorrei dubitare ,
fé mai

in quel luogo fi doveffe leggere fole^

tines patena!
; e crederei che Simmaco

aveffe prefentati de’ piatti d’oro con
fopra p le cinque monete o altra co-

fa pur d’oro; e i ntenderei così il fc~

Imnes ) perchè fe anco tai piatti no:jl.

. . F S
' foD
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fcffero flati carichi di datteri, fichi,

e mièle
,
però Tempre avrebbero rap*

prefentato rufo antichiffimo; di pre-
fentar tali cofe , il che fopra piatti

fèmpre probabilmente fi farà fatto .

E fénz’aitro
,
per dar qualche proba-

bilità a quella mia conghiettura
,
po-

trei far vedere , che piatti , con fopra
danaro o altro , s’ ulavain que’tem-
pi balli d’offerire , con recitare di nuo-
vo i verfi del Panegirifta di Giullino,.

da’quali fi vede , che il Principe llef-

fi) prelentava in mano> de’Senatori

vali , che ivi Ibno, d’argento „ conte-

nenti monete

o

foffero altre cofed’

oro , che rileva il medefimo- per far

credere , che non fodero tazze , nè
altri vali per ufo di! bere , e contener

cole liquide ,, ma piu toflo bacinet-

te o, altra, Porta di piatti ..

. Mmmmmm» pvatfndunt:dextrai pramtafumunt
CùnfuUs mundi dcmini ydomfyueJuperli:
Fjdvo piena ffrunT argentea vafa metallo .

Il Bulèngero , che nel- luogo poco-io-

pra citato ripolè i cinque ori di.Sim-

maco in quelle vecchie tazze
,
quinos

in qmque patera aurcos ,, chi: fa? forfè

gli avrebbe porti: piu volentieri fu que-
lli miei nuovi: piatti , e forfè gli fa-

cebbon paniti a tal ufo piu acconci

.

Ma. eontra quella; mia conghiettura >

infior-
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infbrgerinno i migliori gratrtatici, cha
vorranno’, che patena-, effendo lo ftef-

fo che pciinay figaifichi vafo da cuo-

cere ,
non da riporvi (opra alcuna

cola', e forle principieranno a dubi-

tare, fe tal voce Ha veramente lati-

na. So però
,
per non prendere altre

brighe con loro, lafciando di difpii-

tare, fe in Columella fi debba legge-

re patinarum ove altri leggono paté-

narum, e fe nel Claudio diTrebellio

Pollione non patinam fi debba legge-

re, ma patenam'y qualunque fiaftato

l’ufo di quella voce nel fecolo d’ oro
della lingua , anzi flavi Hata o no ;

dirò francamente , elTerfi tifata ne’

tempi inferiori , il che ballerebbe per'

Ibllenerla in Simmaco , ad avere li-

gnificato piatto di quella Ibrta , che
intendo qui; il che lènza piu giudico
ballevolmente provarli dairelTerfi det-

to paìeyia il piattino
, che adoperali

da’facerdoti criftiani all’altare . Se
poi ci debbba elTere quella dilFeren-

za tra’l vaio facro e’I profano,che quel-
lo dicali patèna con l’ accento fu la

penultima , e l’ altro patena con l’ac-

cento fu la prima fillaba
, fi può di-

re che sì , con l’autorità di Giovan-
ni di Garlandia ne’Sinonomi , citato

dal Du Cange ;

_ F 6 A' pec-
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X pateo dictìs patenam , conjun^e patelLis y}

/ Vai dico pat enarri y caìicis tedi ura pate^am^

Ciò tutto però, fe nruno- Tapprove-
rà

, fia per non detto .. Qiielto refti.

ilabilito dall’epiftola di Simmaco
die ancora agl’ imperadori in qual-
che tempo non fi diede in folo daaa-
iuaro la Arena , ma vi A aggiunfe al-

tra cofa .

. Dal danaro poi, contribuito' nelle

Arene,, ne colfe qualche cofa di pin
che il buon augurio , Caligola , vo-
lendone anzi gli effetti del buon, au-
gurio , col convertirlo a fuo ufo : il'

che avran fatto certamente anche gli

altri o Principi o privati, avari com’
effo, e che per ingordigia d’avere cer-

cavano ,, domandavano, , non che ri-

ceveffer le Arene In ciò meritano,

compatimento a’ dà noAri ,
i poveri

fervidori, fo alpettano con impazien-,

za il dà delle mance per follievo de’

lor bifogni . I ricchi piu generofi nev

fecoli paffati, quando loro fi dava la

Arena , fi contentarono delbuon au-
gurio , lenza voler piu arricchirli con,

quel danaro. Tiberio lo-reAituà qua-
druplicato , come vedemmo ', ma niu-,;

no , che pappiamo. , ne fece miglior-;

ufo diAuguAo, che quel danaro che
avea non lo che di facro appreffo, i

. - S?a-



gentili , impiegò pure in co fé faci e ,

comperandone preziorifllmi Cmolacri'

di Dei , e dedicandoli qua e là per le

ftrade di I^oma.j&r quafumma^àìce. nel-

la fua vita Svetonio nel cap.57. pretio/if-

fmafimulacra mercatuspvicciim dedicahctty

ut ApollinemJaridaliariumÓ'Jovenitragce-

dim ,
cMaque . Il Cafaubono nelle Aie

offervazioni a Svetonio
,
da una ifcrL

zione, veduta da lui appreflb ilTor-
ronzio

,
dice che di tal danaro pofe

Augnilo un dono ,, o alzato o rillò-

rato, un tempio ,, a Vulcano . Ma fe è

veto , che l’ifcrizione , come attefta

il Grutero, preffo cui leggefi alla p,

LXI. n. I. foffe fcolpita in una baie
di marmo

, alta fette piedi , e larga

fei , credo che da ella folo fi pona.

dedurre , che abbia dedicata una lla-

tua a Vulcano . Ecco rifcrizione
, che

originale mi fovviene avere piu vol-

te letta' in Roma
,,
veramente fopra

una bafe
,,
che ora ferve ad una Ifa-

tua dello lìeflo Augullo
,

fe ben mi
rkordta , fotto il portico del palazzo
Farnelè, a mano, manca,, nell’ufcire

per la porta (didietro..

: l/M p E RAT O R-C Al: S AR . D 1 V I.J . A VG V S T V 5
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ANNO.NOVO.APSINTI.CON rvLiT
N EROHE^C LA VDIO.DRV sa

COS
T.QV I N C T I O.C E I S PI N O

VOLCANIO’

Pili toftofi potrebbe credere y che irr

altra otcafione del danaro' delle Are-
ne alzafle- Augiifto qualche tempio o
qualche facello a’ Larii pubblici

;
da

altra ifcrizione
, pur rapportata dal

Cafaubono , che Aa nel Grutero p.

CVr. n. 4. il primo verfb della quale

potrebbe parer che indicaAe il titolo'

d’un qualche luogo confacrato a que’'

Dei.

tARI^BvS.PVBEIClS.SACRVWr

IMP.C AH S AR.Dl VI.F.AVG y S TV

PON^ EE 1 X.M AX I M V S

TRlBVMlC.PO TE STAT.XVI III

EX. S TIPE.C^AM. POPVLVS.El
CONTVLIT.K.IAN VAE.AP SEMTI

C.CAt VI O* S ABIKO'

L.PAS.SIENO.RVEO COS.

Ma chi vuoi credere y che 'Svetonio y
che narra de’ fimolacri da lui dedica-

ti, non aveAè poi fatto alcun mot-
to de’ tempi , fè veramente ne aveflè

eretto alcuna col danaro delleArene
Motte ifcrizioni A vedono con quel

SAG-RVM in fronte , che per enere

ferie-
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Jcritte fopra bafi:,. non flgnificano'al-

tro che la dedicazione diquale he fta-

tua ; come in ifpecie è quella della

Dea Sirianel Grutero p.LXXXVI.che
è nella bafe della ftatua della mede-
fitna Dea ,,

preflb cui alrfo ancora ne
ho offervate , che avendo così conce-
pito il primo verfa , hanno nel fine

efplicitamente STATVAM DEDI-
CAVrr . Ma avendo alcune iferizio-

ni diftatue dedicate quel SACRVM,
e alcune no , fipotrebbefar delle fta-

tue il, giudicio , che fa dell’ are il fa-

molò Sertorio Qrfato nella, prima
delle fue lèttere poftume date ulti-

mamente ih. luce dal' Padre- D. Gio-
vannantonio , degno fuo nipote ; cioè

che quelle che ^lanno il SACRVM ,,

fodero d’afilo e franchiggià a’ rei che
appreflb loro fi rifuggivano e le ab-
bracciavano V non così, l’ altre

.

Mae tempo già di dar fine ad una
queftione,. che non è di tanta impor-
tanza. Chi non è perfuafo da quan-
to ho detto , lègga l’opera, di Marti-
no* Lipenio, intitolata Integra, fitena-

mm civilium hifioria \ ed oltre il dilet-

to: che prenderà dalla molta, erudi-

zione dell’aurore , reRerà. forfè anche
convinto della verità , che io ho lofi-

tenuta > come ho meglio faputo- „
cbè:
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cioè che nelle noftre mance innocenti

fi fia confervato , come potea conièr-

varfi
, il coftiime fiiperuiziofo delle

ftrene de’Romani gentili

.

ARTICOLO IV.

iftoria della generarAone àeW uomo e de-

gli animali , fe fia dal vermicelli fper-

matici 0 dalle licw
, ec. di Antonìo

Vallisnieri ipubUico primario Pro-

feJJ'ore di medicina teorica nell'univerjt-

tà di Padova^ ec. Continuazione dell’

articolo IV. del tomo precedente
XXXIV. pag. 124.

S
Tabilita dal noftro Autore lafèn-

tenza delle uova , e degli fvi-

luppi , e moftrato il modo della ge-

nerazione
, r ordine e le cagioni del-

la medefima , per Tempre piu ftabi-

lirlo
,
paffa nel cap. 1 7. a fciogliere

tutti i fenomeni alla detta fpettantL
e a levare tutte quelle difficnltà

,
che

in ogni altro fiftema fembrano indifTo-

247 lubili . In primo luogo ci liberiamo, di-

ce, da quella tormentofiflima pena,
che fi dà allo fpiritO', nello fpiegare,;

come mai una forza ptaftica, ouna
facilità' , o altro tale , che non è.

cli€* un nom^ va .o e ingannatore y
polTa
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poffa formar dentro l’uovo un cor-

po organico di tante parti diverfe

eftremamente fottili , e tutte mira-

bili , fabbricato . Lo ponghiamo già

fatto dall’onnipotente mano di Dio,
e fenza nulla metterci del noftro

,

.a lili tutta la gloria doniamo
;
e ve-

nerando nella grande opera il fa-

pientiffimo operatore , tutta in lui ri-

poniamo la virtù , la potìsnza , la lo-

de, e la maeftà.
Éfpone, perchè nafcano uno o più

feti
,
ponendo il loro numero dentro

i limiti naturali , fondati fu le ana-

tomiche oflervazioni de’ corpi gialli

o follicoli contenenti le uovà , non
potendo q^uegli oltrepall'are quel tal

numero determinato dalia natura ,

che può e fuol maturare, conforme
la fpeck dell’ animale in cui fono

; e
parlando dell’umana fpecie , fi fa bef-

fe di tante falfe ftorie, che dagli a-*’'

manti del mirabile narrate vengono,
cioè di 15- e 20. e 50. e loo. e 200. e

366. figliuoli partoriti in un folo par-
to dalle donne; moftranda effcre tut-

te impofture di chi le narra, per in-

gannare la volgar gente
, e ba’ordag-

gine di chi poco accorto le crede .

Pretende col fuo fiftema di porre i

.limiti alle bugie , e alle vere ftorie

dar
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dar foto la dovuta forza e fidanza ^ ,

potendoli con quello fpiegare bensì
1

i fenomeni veri , ma non già i finti
, ,

avendo in altro luogo dimollrato ,

che per difendere i favolofi racconti

non ci vuol altro che un favolofo e

falfo fillema
,
per l’analogia che han-

no le menzogne con le menzogne

.

Fa vedere, come nafcano imoftrì

di due e piu capi, ocon altre mem-
bra moltiplicate, o infieme,come ramo
con ramo, attaccate e incallrate, e fat-

to di due tronchi un folo tronco; co-

me le parti alle volte manchino , non
avendo potuto per qualche acciden-

te fuiluppàrfi ; e come alcune giova-

ne tte Teliate fieno gravide fenza l’in-

troduzione dell’ arnefe delia genera-

zione . Non fi rende conto , nè pure
nel filo fillema , nè della favola della

Regina rellata gràvida nel bagno , nè
di quelle donne , che paifano di tan-

ti meli e di anni ancora l’ ordinario

tempo del parto , farcendo vedere, ef-

fere tutti quelli falli e capricciofi rac-

conti, non potendoli Ipiegare ilfallb

con le dottrine tolte dalle leggi lèm-

pre uniformi e collanti della natura,

amando la verità folamente la verità,

non l’inganno.

Spiega pure la cagione
,
per la q iia-:

le
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le certe bevande , è certi cibi o rime-

dj contribuivano molto aH’ufodr ve-

nere, e come altri reftinguano •, pcr-

ciiè uno fia piu falace dell’ altro , o
uno meno , e niente atto alla propa-
gazioine de’ pofteri Perchè alcune

•donne fterili fieno , e come alcune^

-gravide reftano fenza diletto e fènza^’

uVita di quella linfa, chefuole dal-

le piu falaci con incredibile conten-

to fpruzzarfi : troncando tutte le li-

ti, che fra’ Galènici , efragliArifto-

•telici bollono, cercando-, Via donna
abbia vero feme , e concorra attiva-

.mente alla formazione del fèto

.

Rende ancor la ragione dell’impo-

tenza a generare introdotta in alcu-

ni dalle apopleffie
,
paralifie , e altri

mali de’ nervi,giacché alla grand’ope-
ra egualmente f rluidì e i folidi co’ loro

moti concorrono. Fa pofcia una utiliflì-

ma riileflìone intorno agli affetti ifferi-P'^^'*'

cr, iqu ili non femore debbon ridurli

all’affezione ipocondriaca ; ma fovente

da viz; o delle uova, o de’ fbllicoli

,

a delle linfatiche vefcichette dipen-

dono.
Nè punto difficili a fpiegarfi riefeo-

no le fuperfetazionì nel fuo fiffema ,
baffando , che nelfatto del coito pe-

netri di foppiatto tra l’ efterno del-

le-
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Je membrane e l’ interno dell’ utero
lo fpirito fecondatore del raafchio,e
s’ incontri in un uovo già maturo ,

onde fegua un nuovo concetto . E
.135 la fioria d’ una Dama,

fcrittagli da im Cavaliere fuo ami-
co . Così fui piede dello fleflb fifle-

ma fi fpiegino agevolmente le pro-
duzioni delle mole nell’utero , le qua-
li altro non fono che difordini in-

trodotti nello fviluppo impedito per
qualche accidente, diilinguendou le

medelìme da que’ polipi uterini for-

mati dalla parte gelatinofa del fan-

gue
, che fotto l’ apparenza di mola

fovente ingannano l’inefperte mam-
mane.

S’ avanza quindi a moflrare non
fòlo la facilità , ma ancora la necef-

fità del filo fìftema per intendere la

formazione de’ feti, o ritrovati nelle

trombe , o caduti nella cavità deì-

l’addomine
,

Sono confiderabili le

due illor ie riferite dall’ autore ; la

,,
prima comunicatagli dal Sig. Dot-
’tor Terzi Lana da Brefcia , l’altra

defcritta dal celebre chirurgo Abram
Cipriano ;

dalle quali fi raccoglie ,

eflerfi alle volte corrotti i feti
,
per

non poter pafi'aré dalle trombe nel-

r utero, eufcire alla luce;, onde do-
po
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po gli atroci dolori , e altri graviflì-

mi lintomi formandoli una piaga
nel ventre , c nel fito appunto del-

le trombe , s’eftralTero l’olTa infra-

cidite e guaite del feto % Altre ifto-

rie confimili vengono in quello luo-

go riferite , tolte da gravi autori ,

le quali potranno vederfi diftinta-

mente nel libro.

Cerca in quello luogo le cagioni

di un sì raro e mollruolb fenome-
no , e faviamente le attribuilce , o al

difetto della linfa , che non appiana
la llrada al palTaggio dell’ uovo per

r ovidutto; oad una, per così dire,

femiparalili o convullione delle fue

fibre, che o non danno impulfo all’.’

uovo o lo trattengono ; o finalmen-

te ad una oltruzìone o comprellione

dell’ orifizio delle trombe . Aggiunge
a quelle anche lo fpuntare che tal-

volta fanno troppo prello le radici

della placenta, onde all’interna cavi-

tà della tromba s’attacchino.

Palla a difcorrere de’ feti , che li

ritrovano nell’ovajà, argomento for-

tiifirno per provare , che in effe

cominci il gran lavoro della genera-

zione. Apporta una rara ifloria de-

fcritta nel Giornale Francelè di me-
dicina del Sig. Abate de la Roque :

e un’
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e un’ altra a quello propofito dal

p.260 Sig. Littre , bendiè di quella abbia
già di fopra propolli i fuoi dubbj -

Così non lalcia d’eljiorre altra ilioria

del medelimo Sig. Abate, dalle qua-
li fi dee concludere , che dall’ ovaja
dipende il primo principio dello fvi-

luppo . Conièrma l’ollervazione con
altra fimile fatta negli uccelii e nelle

galline ;
in alcune delle quali ha ve-

duto l’autore le uova ammonticella-
te e confufe nella cavità della pelvi,

perchè non ebbero la fortuna d’ im-
boccarli nell’ ovidutto - Nè gli man-
cano de’ feti ritrovati infra la trom-
ba e r ovaja , qual è appunto il de-

fcritto in una lettera di Paolbernar-

p 262 do Calvo, chirurgo collegiato in To-
rino , dedicata al celebre notomilla
Sig. Fantoni . Gonchiude con l’ ac-

cennare r olTervazione partecipatagli

dalLancifi , d’ una vera mola trova-

ta nell’ ovaja linillra , e s’accinge a

fciogìiere le obbiezioni de’ piu rino-

mati avverfarj,

Si fa prima nel cap. 18. incontro a
Guglielmo Lamy , di cui ne apporta
tradotte in Italiano le llellè parole

riduce a tre le- obbiezioni dell’avver-

fario , ed a quelle promette dillinta-

mente e pienamente -rilpondere . La
pri-
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prima è fondata fu la difficoltà infu-

perabile che s’ incontra nel doverli

fiaccare le pretefe uova daJl’ovaja ,

in cui fono fitettamente incaftrate ,

come fra molti altri riflette Io Sba-

raglia , capo ,
per dir così ,

di parti-

to contro di quello fiftema , il qua-
le oflerva , negli animali vivipari ef-

lèr le vefcichette ,
anche in tempo

che non fono capaci d’aver figliuoli,

e quelle molto grandi e vifibili ne’lo-

ro tellicoli
;

là dove nelle lèmm.ineP-^^J*

degli ovipari ora non fi vede alcun

novo , ora molte , ora poche uova

,

giulla le varie efigenze dell’età . Ap-
porta l’altra obbiezione delfuddetto
Sbaraglia , tolta dal non vederli ulci-

re dalle donne le uova non feconda-

te ,
o , come dicono , fnhventance , co-

me dovrebbe accadere, qualor fuffi-

llelle l’analogia prela dalle galline ,

oltre alla riìverfità , che pafi'a tra’l

vitellario di quelle, e l’ovaja diquel-^
le; veggendofiitì qiielJo dillinte e di-

verfe di mole le uova , e in quella
egualmente e llrettamente collocate

e difpolle . Nè qui fi ferma lo Sbara-
glia

, ma protefla di non aver vedu-
to mai alcun foro, per cui ufcirpo-
Cefìero le uova; chefe dovelìèro per
via (Xabfceffo reftare fdmfcite e aper^p 267.

.... te
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te le tuniche dell’ovaja, come pei-
sò r Elsholzio , e fodero comuni alle

vergini e alle maritate l’ufcite del-

le uova , come credette il Kerchringio,

avrebbe ad edere la membrana dell’

ovaja tutta legnata di cicatrici , nè
potrebbe alcuna delle donne conce-

pire fenza acuti dolori e pericolod

fintomi . S’ aggiunge , che potreb-
be talvolta guadarli l’ ovaja deda ,

il che ripugna alle foavi , non già den-
rate leggi, con cui opera la natura.

Ma podo ancora che facciad un fo-

rame nel mezzo della fuperfizie del-

r ovaja
, come vuole il Graaf , per

ifcanlare la moltiplicità de’ forami ,

che aprirli dovrebbono j
come mai

un uovo maturo potrebbe a traver-

fo de gli altri contigui o vicini aprir-

li libero il varco, e fuperare l’intrec-

cio fibrofo infrappodo ,
da cui dipen-

de tutta la legatura drettidima del-

r ovaja?

Segue a mettere in vida le gravi
difficultà promode dallo Sbaraglia in-

torno all’apparato fibrofo dell’ovaja,

e della copia di vali fanguigni
,
che

ferpeggiano all’intorno delle vefci-

chette , dovendoli difeccare le fibre

e i vafi
, e affatto Ijiarire , affinchè

la vefcichetta poteffe agevolmente
ftac-
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ftaccai'fi fenza lacerazione o efFufi^-

ne di fangue : il che ripugna alla ra-

gione ,
giacché in quel tempo tutte

le parti fpermatiche notabilmente fi

gonfiano , e fono per altro neceffaria

le fibre per fare col loro impulfo u-

fcir l’uovo fuori del fuo calice
.
Qiiin-

di raccogliefi, poter fervire bensì le

dette fibre a ftringere all’ intorno la

vefcichetta , non già a cacciarla da’

fuoi alveoli . E tuttoché lo S'^amerda'-

mio profeffi d’aver vedute talvolta le

vefcichette del tutto libere e fciolte

,

ciò non diftrugge roflervazione comu-
ne e quali lèmpre uniforme

, non do-

vendofi da certe irregolarità accadu-
te dedurre argomenti per fovverti-

re l’ordine del corlb regolato della

natura

.

Concede pertanto l’autore agli ac-

cennati illuftri avverfarj, non elTere uo-

va le vefcichette , ma fervire le ftef-

fe alla formazione dell’ uovo , come
fegnatamete hamoftrato difbprane’
Gap. 2. e 9. e altrove, ficché gli ad-p.i;*.

dotti argomenti addolTo al Gfaaf ,

non al Malpighi né a lui , vanno a
cadere

.

Prende poi per mano le altre ob-
biezioni, e fa vedere in che convep-
gono & in che dilferifcono i tefticòlip.i73.

Tomo XXXV. G della
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della donna daU’ovaja degli uccelli

;
e

ne apporta fenfate ragioni , per le

quali diftruggefi il lavoro dello Sba-
raglia . I follicoli o corpi gialli folo

nella feconda età comparifcono; là do-
ve le vtìfcichétte linfatiche in ogni
tempo s’offervano . In quelli , e non
in quelle maturafi r uovo . Nè egual-

mente fono fempre nel medelimo
flato le vefcichctte

,
poiché a mifu-

ra- che crefce il follicolo o corpo
giallo, fi votano, come notòilMal-
pighi , l’autore , e lo Sbaraglia in

F‘'^75 una vacca . Nè punto fa egli cafo

dell’argomento dello Sbaraglia e di

tanfaltri ,
dedotto dall’analogìa delle

galline*, conciofllachè è vifibile, l’uo-

vo di quelle, perchè contiene , oltre

al feto, tutto l’alimento , che dee nu-

trirlo ed accrefcerlo ,
eflere come un

utero da le; là dove l’uovo de’ vivi-

pari non contiene , che la femplice

invifibile macchinetta con pochilfima

linfa
, nè può ufcendo non feconda-

to, offervarli , come vorrebbe 4’ ac^
f'^'^^ cennato Sbaraglia . Quindi è , che

prefi con la dovuta proporzione i te-

llicoli della donna , polTono alTomi-

^lìarfi airovaja degli uccelli , come
dillinTamente confiderà l’autore . Sba-

gliò lo Sbaraglia, allorché pretelèdi

cej\
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cercare il foro dirimpetto alle vefcìj

chettelìnfetiche ,meotre quefto in un
tempo determinato non può vederli, .278,

fenon nella foramità della papilla , la

quale fpunta dal corpo giallo o glan-

dulofoy dove è certamente vifibile.

Non v’ è dunque bifogno d’ammette-
re con TElsholzio l’apertura pervia
d’ abfceflb . Nè occorre

,
che s’ affa-

tichi r ingegnofo Sbaraglia nell’ ad-
durre la differenza che paffa tra le

uova degli uccelli e le vefcichetté

linfatiche , molto meno tra quelle .e

le uova de’ pefci , nè che alTegni al-

tri ufi e uffizi alle medefime vefci-

chette ;
giacché quelle non fono uo-

va , come il Graaf p altri credette-

ro , ma una fpezìe di glandule delli-

nate a vagliare il fior della linfa , e

fommiisìltrarlo al follicolo o corpo
giallo.

Non lafcia nel cap.XlX. dì rifpon- .

dere ad altre obbiezioni , e fegnata-1’’*

mente a quelle del Verney il vecchio.

La prima di quefte confifte nella dif-

ficultà di poterli le trombe applicare
aU’ovaja , eflèndo libere , vaganti, e
lontane , ed avendo poche fibre , e uà
moto fomplice c quafi vermicolare ;

nè avendo effe alcuna forza di cogni-
zione per andare a trpvare e riceve-

G 2 re
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te r uovo già maturo . Ma tutta la

difputa fi finifce in due parole , col

; dire , che fono ftate vedute accollate
non folo da lui , ma dal Graaf anco-
ra , dal Littre , e da tanti e tant’ al-

tri: onde bifogna cercare il modo ,

mà non negarlo , veggendofi nella na-

tura non poche operazioni , delle qua-
li tuttoché vifibili e manifelle, l’ar-

tificio non fi comprende , come in di-

verfi naturali fenomeni qui deforitti

_ jj^
fi può vedere . Che fe lo Sbaraglia

non vedde nelle trombe la moltipli-

cita delle fibre corrilpondenti alla di-

verfità de’ moti , ciò dee afcriverfi i

all’accidente di non averle ollèrvate,
j

quando fono rigonfie , e difpolle a
ricever l’uovo , e fcaricarlo nell’utero*

Illullra tutto col galantilfimo efem-
pip de’ moti mirabili eforcitati dalla

lingua del camaleonte , di cui già

fcrilTe una fudatilfima illoria . Non
manca perciò di fpiegare , come vada
la faccenda , ed efpone alcune ragio-

ni tolte dalla notomia delle falaman-
dre, de’camaleonti , e de’forpenti, e

diftintamente delle rane, l’ovidutto

'^’delle quali ei deferivo, e fa toccare

pjg-.con mano , l’entrare dell’ uova nel
'

medefimo, tuttoché la fabbrica fem-

bri a prima villa molto incomoda e

, ’difa-
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difadatta a riceverlo . Corrobora il

tutto coir offervazione del Sig. Mor-
gagni intorno all’ovidutto dell e vipe-

re, psr non dire, di tutti gli uccelli,

in cui l’ovidutto è flofcio
, libero

pendente, e pure fenz’ alcun dubbio
inghiotte a fuo tempo le uova e le

Ic^nc^
Mette in campo altra difficukà del^'^*^'

tecchio Verney ,
propofta ancora dal

LeWenochio e dallo fte0b Sbaraglia,,

che oflervarono la cavità delle trom-
be incapace di ammettere le troppo
grolle vefcichette linfatiche ; ma tolto

cade anche quella
, giacché le vefcì-

chette , come ha già provato di fopra,

nom fono le uova. E qui apporta al-

tre ragioni, per, finire di mettere iti

chiaro un sì aftrulb fenomeno

.

S’accorda dunque coll’ accennare
Verney intorno all’ incapacità delle

trombe a ricevere le vefcichette linfa-

tiche ; ma diffente poi dallo ftelTo ,

che non voleva che folfero le dette
trombe Ibggette ad alcuna mutazio-
ne , eflendo vifibile la loro gonfiezza
e dilatazione al maturarli dell’uovo.

Ma qui fcopre un abbagliamento in

cui caddero il Verney ed altri nel

prendere per le pretele uova alcuni

globi della, materia gialla eglanduloK.

G 3 fa,‘



rjO GiORN. DE’^LETTERATr
fa , e neirinferire , che queìli^oti po-
teffero imboccar^ ne gir orifiz} delle

trombe.
Còsi rifponde ancora al Sig. Mery*

ehe argomenta contro la fiippollzio-

ne delle vefeichette finfàtìche prele
per uova; e fa vedere

, quanto l’of-

fervazìone portata dal rìnnomato»
icrittore s’accordi con Téragiont e of-

fe'vazionr , che egli dì fopra oppofe
allo Sbaraglia . Così pure va difcor-

rendo fii le vefcichettè trovate dair
accennato Mery nell’ interno orifizio»

della matrice . In fòmma tutte le op-
fizioni vanno a ferire il fùppofto del-

le tanto combattute vefcrchette linfa-

tiche , ma non toccano nè punto nè
poco il fuo lìftema . Finalmente fa

poco calo,anzi q^uafi fi ride,delVernef
vecchio , quando affolutamente

protefta di non aver veduto mai nel-

roVaje de gli animali vivìpari ne cali-

ci , fie’locuktti y ne cvoatrici y ne''aeftigk

alcune o- fegati Mia caduta , e fepara%io-

ne àeltimio da nwdsrni fuppofia ; men-'

tre il giovane Sig; Verney e tant’al-

tri- Franzeli , Italiani, e oltramonta-
ni , tutti d'’accordo , concorrono a
foftenere rbppofto ..

f>
iy7- Profeguifee l’autore n^lcap.XX. T

in^efoj togliendo rarmr di manoa’^,

^ i- fòoi
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fuoi illuftri avverfarj , e tra queflì,

torna ad incontrare gli affai ti. dello

Sbaraglia , come quegli che pretefe

già di portare la guerra in cafa al.

Malpighi e a tutta_ la fua fcuola .

Non contento quegli d’avere flagella-

te le vefcichette linfatiche, s’inoltra

ad attaccare la loro pretefa feconda- .

zione,porta la quale,farebbonp frequen-

ti le rtiperfetazioni
,
potendoOdima- ,

no in mano fecondarli dal mafchii ^

feme le uova , e formarli nuovi con-

cetti; il che in pratica non s’offerva;

anzi è sì. raro il cafo della fiiperfeta-

zione., che alcuni fono arrivati a ne-,

f
arla ; onde non fa capire , come T
simulerò lì vanti d’ agevolmente

fpiegare, porto il lìrtema , un feno-

meno cotanto raro e difficile. Riflet-

te perciò faggiamente l’autore , effere

quella difficoltà molto grave a chi fa.

paffare lo Ipirito fecondatore per le

vie del fangue , non già a lui , che
lo vuole introdotto per la via regia,

deU’utero , e per le trombe all’ovaia

.

La claufura della matrice pregnante,
l’ovaja già quali efaurta nel lavoro

dell’uovo già ufcito , fono cagioni
che rendono la fuperfeta.zione e ra-

ra e difficile. Coneguale facilità fcio-

gUe l’altra obbieziong della ololtipli.

G 4 cita
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cita de’ feti che feguirebbe, fele tan-

to combattute vefcichette foffero

uova . Che fe replica lo Sbaraglia

con l’analogia delle galline , le cui
uova tutte ad un tratto reftano fe-

condate dal gallo ; dover feguire lo

fteflb ancor nelle donne : bafta ri-

leggere ciò che di Ibpra difle l’autore

intorno a quefta tanto^ dibattuta a-

nalogia , e ciò che quivi diftintamen-

te riflette , mettendo in buon lume
la differenza del vitellario all’ ovaia

.

E perchè lo Sbaraglia fi mette a
^'^^^'eenfurare il numero di due ovaie

quafi fuperfluo ne’ vivipari ,
perchè

’»« folo feto per lo piu partorifcono,

e conta piu vefcichette nelle vac-
che che nelle fcrofe , tuttoché fieno

quelle piu feconde di quelle; giufta-

mente l’autore fi maraviglia di chi

pretende di progettare una fabbrica

migliore , e dar legge alla natura me-
defima . Tutto lo sbaglio del Graaf
e de’ fuoi feguaci diede occafione al-

le difficoltà propoffe dallo Sbaraglia,

là dove nèf fiftema dell autore tanti

colpi voti riefcono, e fi rende ragio-

ne de’ proporti fenomeni , come qui
può vederfi

.

Con l’irteffa felicità fi rifponde ,

perchè Io fpirito feminale fecondi un’

ovaia ,
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ovaja, avvegnaché egualmente per i’

una e l’altra tromba s’ infinui ; men-
tre ciò dipende non Iblo dal follicolo

che maturo nell’una e non nell’ altra;

ovaia ritrovali ; ma ancora' dalla di-

veria difpofizione de’fluidipiu omeri
rarefatti nell’ una parte o nell’altra , ,

E' qui meritano a effer lette le filo-

fofiche rifleffioni del noftro autore ,

il quale non lafcia di fpiegare ancora
con lo fteflo principio

,
come lègua<

nell’ utero bicorne de’ bruti la natu-
rale loro fecondazione . Nè punto im-
pedifce , al dire dello Sbaraglia , la

moltiplicità delle tonache dell’ uovo

,

(icchè non entri lo fpirito dello fper-

ma a fviluppare la macchinetta i

giacche nell’atto s’aprono nuovi pò-,

ri e meati
, pe’g^uali l’aria ftena ,

come offervò già il Bellini , s’infinua.

E qui torna a ritoccare la favoletta

de’ topi pregni d’altri feti già gravi-

di, propofta dallo Sbaraglia.
All’altra difficultà , fu la quale fl:re-P‘3®5*

pita lo Sbaraglia
,
cioè , che non pof-

fa ben concepirli
j
come le uova va-

dano ciecamente a difporlì con ordi-
dine nelle cellette degli uteri bicorni,

lìcchè l’uno non impedifca l’altro ,

rifponde con l’argomento d’un fatto

anatomico, veggendolx feguir certa-

G S mente
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diente Io fteflb nelle uova delle vf-
pere e d’ alcuni pefcr . Tutto- fi. fa

«on leggi meccaniche fpiegate dat
noftro autore ^ e le uova colà, fi por-
tano;^ dove maggiore è il pendio; o l*

impulfb
; e là appuntc» fi. fermano ^

j
dov'è maggiore la refiiftenza.

Finalmente chiuda quello capitolo*

«oH’obbiezione tolta dalla fierilità del-

le mule , nelle quali fonò- ^ ciò non!

oilante , fe velcicftette linfatiche de’

tefticolii molte e vifibili . Ognun ve-

de , come ^evolmente qu^a diffi-

cultà fi rifolva fu le colè già dette -

E qui fono, degne d’effer’attentamene
te Fette le pelfegrìhe riffefiìonidel no-
ilro; autóre intorno- alla neceffaria

llerilità delle mule ,, per non confonr
dere rordine llabiiito> negli animali
dalla fapiènza del Creatore y riraetten-

do intanto gli avverfiiri-,, come fole-

va dire il Varolioc,. cd giudicio delfen-

fo , quando' delle fin qui addotti rif-

polle non- s’appagaffero..

3.
* Nell’ ultimo capitolo; di quella le-

conda parte non trafcura alcune al-*,

tre oppofizioni di certi fcrittori, che
fonza il neceflario; fondo d’olTervazio-

ni pretendono di; combatterelagene-
iazione dall’ uovo .. Uno di quelli lì

è ili P; Alberto; TylkoWfohi, itqua»

le.
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Te afferifce trovarfi lo fperma virile >

dopo il congreflb , fermato intra, craf-

fitiem uteri . Per non fervirfi; qui del'-

la per altro ragionevole bravata del-

lo Sbaraglia ^ che non ammette a que-

fte difpute uomini d’ altro iftituto ,

concede al fuddetto Padre, trovarfi

talvolta Io fperma neirutero , non per
*

materia del feto, mapertrafmettere
la parte fila (piritofa per le trombe:
allovaja . Fa vedere , come debba in-

tenderli un tefto di Giobbe citato

dallo fcrittojre . Che poi le uova lì

trovino folo negli animali privi di u-

tero , come vuole il fu Idetto Padre,
fi fcopre eflèr fallò da chi ha fatta la:'

notomia delle vipere , e d’alcuni altri

animali , come il noftro autore in que-
fio luogo clpone , fcorrendo per vari
generi e ^ecie d rnfettr, dif^fci, d*
uccelli , di quadrupedi fino airuomo,
e dimoftrando: le varie maniere di
concepire, di partorire, e di alleva-

re i fuoi parti prefiffe dalla natura ,•

comune benignamadre , egelofacon-.

fervatrice di tutti . Alla differenza

del nutrirli , che fa il feto deglf ovi-

pari nelfuovo, e quelde vivip>arinel-

l’utero, non fegue che diverta anco-*

ra debba effere la loro generazione

poiché altre ragioni volevano .che ios.

... G 6 ' alcuni
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alcuni animali lì alimentaffe in leno
alla madre , altre che fuori di elfo lì

nutrilTe. Finalmente li sbriga dal fud-
detto fcrirtore , negandogli, che nelle

\ìova delle galline non fi veggano mo-
le , ed infegnandogli

, q[u^i fieno le

vere mole, per dìftinguerle dalle fal-

le , ideali , e talor favololè .

Palla poi ad altri avverfarj , che
non polfono intendere , come Io fpi-

rito fecondatore del lème arrivato al-

l’ufcir delle trornh^e, non isfumi nel-

la cavità dell’ abdomine , e vada a
colpire fovaja . Se quella viene abbrac-
ciata, com e veriffimo , dalle fimbrie

della tromba , le colà s’ apre in cima
della papilla il fuo foro , fe formali;

ivi un vortice o moto particolare >
perchè non potrà quello fpirito ,

gui-

dato dalfandamento de' tuoi canali ,,

urtare appunto nell’uovo?

Sembra difficile a fcioglierfi l’argo-

mento della fimilitudine de’ figliuoli

ora -col padre , ora con la madre y

quafichè l’uno e l'altro egualmente e

hello fteffo modo a formar l’ embrio-
ne concorrano, e potelfe inferrrfi la

neceffità de’^duelèmi. Ida chi riflet-

te, quanto fina e delicata fiali la mac-
chinetta che dee fvilupparfi per ope-

ra dello fpirico feminale , e quanti e
quiyi-
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quanto var; poflano eflere i moti €
i gradi de’moti imprefli dal medefi--

mo Ipirito ;
ma ( quel ch’è piu ) alle

macchie chi riflette o voglie ftampa-
te dall’ immaginazione della miadre

non già nell’atto dello fviluppo in quel-

la tenerifllma e fuor di modo arrende-

vole macchinetta, ma ne’feti ancora
crefcinti, e per confeguenza di fibre

piu fode e meno flelìibilì corredati;

non avrà difficultà a concepire , co-

me la varia tempera dello fperma

S
ofia in mille guife difporre que’primì

ami , o gentiliflime fila , di cui F

invi'fibile feto è compolìro

.

Nè fprezzabile a prima villa può'’*

dirli l’obbiezione d’Ippocrate nel libro

àe Genitura , dove daH’offervarfi alcu-

ne donne, che accoppiate co’loro uo-
mini-, partorivan femmine, epaflan-

do a unirli etm altri, partorironma-
Ichi ; e quegli uomini lleffi , che pri-

ma èrano fel tanto- padri di femmi-
ne, accoppiatiad altre donne , ne traf-

fer mafehi; conclude che’n àmendue
la mafchHe e femminil genitura egual-

mente fi trovi. Ma anche a quello fi

può ,; fu le eondizion diverfè degli

uomini e delle donne , rifpondere ; al-

terarfi, per 1-union di donne con al-

tri uomini , e d’uomini con altre don-
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ne, la proporzione de’ moti; talché
ora le uova che contengon mafchi, ori
quelle che contengon femmine , refti-

no fecondate.

p.3Z5. Su l’iltoria famofa della cantatri-

ce , che conligliata da Ippocrate ,

cacciò fuor dellutero certa genitura

oviforme di foli fei giorni , avverte*
quanto lubrica fiali in tali materie
la fede donnefoa; e cotKhiude, do-
ver effere ftato quello aborto dilèt-

timane* e non di giorni.
P- 3Ì7 * g chiudefi la parte feconda di

sì faticela lavoro, il quale può dir-

fi con giuftizia la piu forte apolo-
* già che fin ora fiali veduta a favo-

re della génerazioae dall’uovo, fon-

data , non già fu lemplici e igiiude

fpeculazioni , ma fu c^rvazioni ed
efperienze fatte dal noftro autore e

da tanti valentuomini, e eoa lunga

infaticabile diligenza replicate . A-^

perle la ftrada al fiftema FArveo >

appianolla il
' Malpighì ;

mg o noa
bene intefo», o combattuto dalle con-
traddizioni degli emuli , noa giunfe

3 mettere in tutto il buon lume la

verità. Sembra rilerbata alSig.Val-
lifnieri la gloria di condurre a capo
l’imprelà; reftando folo , com’egli ri-

flette col Sk. Fontenelle , che alcuct

de
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de’^poileri: arrivi a veder l’ uovo nef

calice ,
per decidere una volta per

lèmpre la gran (^uiftione

.

Il finimento di quella articolo fi;

darà nel, tomo; fuflegueate

ARTICOLO V.

2 ..

Storia univerfale. moderna > ovvero com-

pendio /lorica
y,
gemalopco e erenologi-

.
• co ielle cqfe piu meimrabili fuecedute
nella €biefa e nel mando daHanafcita

, di Gesìi Crijìo /ino- alMDCCXIL del

Carlo Delfini Boursalier.
Continuazione dell’articolo IV. del

tomo.XXXL

r. T^T Elia prima tavola dell’ Illo-

ria moderna fi vede lo fla-

to (fella Ghiefa e del mondo fot-

to; la quarta monarchia,, ovvero im.

perio Romano fino alla fua divifio-

ne , cioè da’ tempi di Augulto a
Teodofio il grande. In prinao luogoj

per crd che rigiiarda la cronologia ,

fi veggono quattrc) pic^:ofe linee , le

quali: contengono i. quattro anni a-

vanti l’era volgare , a’quali vanno unir-

ti gli anni degli altri perìodi corrl-

c .. fpQia..
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fpondenti a quelli, e immediatamen-
iiiente nel quinto anno di Crifto fe-

guono gli anni dell’era volgare fola-

mente , e con quelli in avvenire fi no-,

tano tutti i fatti . A lato della colon-

na dall’era volgare viene il catalogo
de’Sommi Pontefici , còminciando da
firn Pietro , la cui Venuta in Roma fi

mette all’anno 42. déll’era crilliana .

Comincia nell’altra colonna l’illoria

ecclefiallicap coftumi,ordini,riti della

Chiefa dalla fua origine fino all’anno

395. vi fono offervati. L’altra colon-

na che fuccede , contiene V erefie , e

fcifme accadute nel detto fpazio di

tempo , Nella quarta colonna fi veg-

gono i Concili ,
gli Apoftoli , Santi ,

e Padri della Chiela, perfecuzioni ,

e martiri . Nell’altra vengono i Con-
Ibli. Indi lègue il catalogo degflm-
peradori Romani , da Tiberio fino a
Teodofio il Grande, notandofi gli an-

ni, mefi, e giorni , che regnarono .

Nella colonna piu grande fi vede f
illoria dell’impero romano e di tutto

il mondo in generale fotto ilfuddet-

to impero, dall’anno 43. d’ Augnilo
fino alla morte di Teodofio il grande
feguita l’anno 395. Succede l’illoria

di Perfia nei terzo llato lotto i Par-

ti dall’anno 35. del regno di Fraate III.
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fino al fine della monarchia de mede-
fimi fiotto Artabano IV. loro ultimo

Re . Indi continua il quarto fia-

to fiotto i RePerfiiani, cominciando
da Artafierfie I. fino a Varatane IV.

che fiuccefle a Sapore . Dopo ciò fi

veggono due colonne prima divifie ,

e poi in una unite ; dall’ una parte ì

Re e Proccuratori de^li Ebrei dal re-

gno di Archelao ; e il quinto fiato

fiotto i Proccuratori Romani ;
e nell’

altra i Pontefici Ebrei e Re della Ga-
lilea , da Antipa figliuol di Erode fino

ad Erode Agrippa ,
fatto di nuoVo

Re di Galilea da Caligola : e fucce-

don gli altri Re fino alla rovina dì

Gerufalemme , feguita lotto il coman-
do di Tito. Seguono poi in varie,co-

lonnette gli avvenimenti della Gre-
cia , Germania , Francia , Spagna e

Inghilterra, pofiedute in quel tempo
da’ Romani , fino al principio delle

fcorrerie di Alarico Re de’Gotti nella

Grecia , che fi mette all’anno 395.
La penultima colonna contiene l’epo-

che generali , eccliffi ,
guerre

, batta-
glie

, e colè memorabili dalla nafici-

ta di Crifio fino all’anno 395. L’ulti-

ma gli uomini illufiri che da Crifio
fino al detto anno fiorirono.

IL Nella feconda tavola è lo fiato

della
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della Ghiefa e del mondo fottòidue
imperi d’oriente e d’occidente, dal-

la loro divifione lino all’ imperio di

Carlo Magno , che durò 405. anni

,

notati nella prima colonna ; alla qua-
le fuccede il catalogo de’ Pontefici

con gli anni del loro ponteficato , da
Anaftafio I. fino; a Lione IH. Nell’al-

tra colonna lègue l’iftoria ecclefiafti-

ca V indi i Concili , Padri , Santi , fci-

^
fme , ed erefie che nacquero fra que-

’
fto tempo . Si vede poi in due altre

colonne la continuazione deiriftoria

del; terzo flato della monarchia Ro-
mana, divifa in due imperi, l’uno o-

rientale e faltro occidentale chiama-,

ti , cominciando da Arcadio a cui

toccò il primo , e da Onorio a cui

toccò il fecondo; e leggonfi nell’im-

perio orientale i fatti piu memorabili
fino a Irene Augufta

; e nella colonna,

dell’occidentale , dopo il fine di quello

impero in Auguflolo , continua im-
mediatamente il quarto ftato.deirim-.

pero romano folto nove Re, unoE-
rulo ed otto Oflrogotti. Dopodiché
viene il quinto flato folto i Lango-
bardi , da Alboino fino a Defiderio.

ultimo Re: e a canto v’è il catalo-

go e i nomi degli Efarchi di Ravenna
fino al fine deÙ’efarcato per la pre.fa

della
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delfa detta città fatta da Alftulfo ,

Nelfaltra colonna viene fiftoria del^

la Francia ,
e la geneaiogia de’ fuor

Re e Principi > continuando f iftoria

del primo Itato fettoni Romani finoair

anno 412. Succede il iècondo fbtto

i propri Re , e la prima ftirpe det-

ta de’ Merovingi , il primo de’ quali

è Faramondo^ e dopo Meroveo « ve-

de da un lato l’orl'gine della feconda
e terza razza co’ loro nomi e fuccef-

fione . E continuando pofria nella co-
Ibana di Francia Piftoria de’ Re Me-
rovingi fino- alla feconda ftirpe de’

Carolingi , che comincia da Pipino a
Carlo Magno j in cui fi vede il fèfto

flato dell’impero romàno lotto nove
Imperadori Francefi , che durò anni

13 S.; e notanfi le varie vittorie ri-

portatela Carlo ,, la difèfa che fece

della Santa Sede, fino alla fua coro-
nazione in Imperadore Romano , fat-i

ta da Lione III. l’anno Soo. il giorno
del Natale nella bafilica di fan Pie-

tro . Nelf’altra colonna fi offerva l’ifto-

ria della Ferfia, dal fettimo anno del
regno di Var-arane IV.finoa Ifdigerde
o OrmilBa IV. nipotediCofroe. Do-
po fuccede il quinto flato della Per-
fia fotto ì Saraceni fino ad Aron Ra-
feid , che vi-vea in tempo di Carlo

Ma-
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Magno . Vedell poi Tiftoria di Spar-

gila, dalla continuazione del fecondo
ìtato (otto i Romani, fino all’acquifto

fatto di effo da’ Vandali , Alani, e
Svevi , dove comincia il terzo fiato

verfo l’anno 412. fotto i Re Vifigot-

ti, da Ataulfo fino a Rodrigo, ulti-

mo Re , circa l’anno 710. Et indi fuc--

de il quarto fiato della Spagna ,
di-

vifa ne’ Mori e ne’ Re di Lione ; e fi

nota che i Mori governarono la Spa-
gna , acquifiata da loro per opera del

Conte Giuliano
, per via di Prefetti

o Generali fino all’anno 756. in cui

Abderame fu eletto Re; e fi veggono
Ifem ed Achem , due fuoi fucceflb-

ri. Dall’altro lato fi pongono i Re di

Lione , da Pelagioacclamato Re dei
gli Afiuri per l’infigne vittoria ripori

tata Ibpra de’Mori l’anno 7Ò9. il qual
Re piaixtò la fua fede reale in Lione,

e vi rimafe fino ad Alfonfo IL detto

il Cafio . Nella colonna che fuccede

a quella di Spagna fi vede l’ifioria-

dell’ Inghilterra e Scozia difiinta in

due piccole colonne , e la prima con-

tiene il fecondo fiato di quel regno

fotto i Romani , fino al terzo degli An-
glo-faflbni , de’quali niente fi, nota ,

per non averfene certa notizia nell’

ifioria . Indi fegue il quinto fiato fot-

to
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to i Saflbni occidentali , da Cerdicio

venuto dalla Germania finoaBritico
fedicefimoRe. Col medefimo ordine

fi vede l’iftoria di Scozia dalla conti-

nuazione del primo ftato lotto i Ro-
mani fino al fecondo lotto i propri

Re ,
cioè da Fergo IL lino ad Acajoj

che fece lega con Carlo Magno con-

tro gl’ Inglefi . Viene poi in tre colon-

ne fuddivifa l’iftoria della Germania
in generale, fottogli Unni, Gotti,Van-
dali , e varie dinaftie ; dopo le quali

fi vede il primo ftato de’ Saraceni , e

de’Turchi , e pofcia l’iftoria della Ger-
mania , e fuo fecondo ftato partico-

lare, fino a Carlo Magno. Nella pe-
nultima colonna fono gli altri Itati ^

epoche , eccliflì , e cofe memorabili
accadute Lotto i due già detti imperi,

come pare nell’ultima gli uomini illu-

ftri del fuddetto tempo.
III. Nella terza tavola giace lo fta-

to della Chìefa e de! mondo fotto 1’

impero di Carlo Magno , e fuoi difcen-

denti fino all’impero di Balduino, o
de Latini e Francefi nella Grecia l’an-

no 1204. La prima colonna nota gli

anni di Crifto dall’Soa. fino al 1204.
.La feconda i nomi de’ Pontefici Ro-
mani , le colè da loro operate , e la

loro vita che forma.neU’altra colonna

l’ilio-
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Tiftoria ectleJfiaflica dal ièttimoanno
del pontificato di Lione III. lino al fe-

llo d’ Innocenzìo III. Si veggono nel-

la cobnna chefeguei concili , Padri,

fcifrae;, ed erelìe , che avvennero fra

quelli tempi . Succede poi f ìlioria

dell’imperio orientale , da Nìceforo

Logotcte ad Aleflio V. detto Duca o
Murzifilo . Indi feguefilloriadell’im.

perio occidentale o fia di Germania
a cui va unito quello dì Francia-

e
’l

regno d’Italia; yedendofi la genealo-

gia e dìramazidne della pofterità dì

Carlo Magno , tanto nell’imperio di

occidente quanto nel regno di Fran-
cia -• nel primo fino al iettimo flato

déll’imperio romano lotto gl’Impera-

dori Alamanni, continuandofi a por-

re quelli nella Iteflà colonna da Ot-
tone L fino ad Ottone IV. nel fecon-

do fino alla .terza llirpe de’Re Cape-
tinghi , nel qual tempo fi vede finire

la llirpe de’ Caroli .^gi , e cominciare
la detta de’Capetinghì, da UgoCa-
peto a Filippo IL detto Augnilo -

Nell’altra colonna viene -l’rfl:oria della

Perlia fotto i Saraceni e Turchi dal

fecondo anno di Califato di Aron al

fello flato fotto )i Turchi . Dopo dì

che fi Éi la divifionede’Turchi orien-

tali e occidentaliìaPerfia , che & il fe-

condo
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condo flato fin dopo la morte di Sali-

dino Soldano di Babbillonia ; nel ^ual

tempo rimperio de’ Saraceni fu divifo

in tre parti . Viene poi in cinque colon-

ne divifa riftoria delfe Spagne , cioè

de’regni de’Mori , Lione , Cartiglia ,

Navarca , e Aragona . Nella prima
colonna fi vede la genealogia , e fuc»-

ceflione de’ Re Morinélle Spagne fino

al principio del regno di Portogallo,

da Alfonfo I. che dalfanno 1137. con-

tinua fino a Sancio J. Lfirtoria di Lio-

ne comincia dall’undecimo anno del

regno di Alfonfo il Calfto fino a Ve-
remondo ultimo Re . L’iftoria di Ga-
iliglia fi accenna prima fotto i fuoì

Conti propri , de’quali niente fi ha di

certo;, e poi continua lòtto i Re fino

alla ribellione circa l’anno 922. in cui

litornò lo flato de’Conti fino a San-
cio Redi Navarra e di Aragona, il

quale ereditò la Cartiglia per la mor-
te di Garzia fuo cognato; e avendo
tre figliuoli

, divifè tra loro i fuoi tre

regni ; dando a Ferdinando quello dì

Cafliglia ; onde fegue fotto di lui 1

’

•ifloria di Lione e di Cafliglia ( il qual
regno gli pervenne per ffuccelfione di

Sancia fua moglie ) fino alla morte di

‘Alfonfo Vili, dopo di cui furono divifi

ijuefli due regni «é’due fuoì figliuo-
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li, Ferdinando II. e Sancio II. al pri-

mo de’ijuali toccò Lione , al lècondo
la Cartiglia . A Garzia V. fecondogé-
nito di Sgancio Re di Navarra , toccò
la Navarra ,

e a Ramiro TAragona:
onde vedefi l’iftoria di quelli regnan-
ti e lor fucceffori lino all’anno 1204.,

Succede in due altre colonne divifa

l’irtoria d’Inghilterra e Scozia , in cui

fi vedono i vari flati , vicende , e luc-

celfioni in que’ regni dall’anno 802.

fino al 1 204. A quella immediata-
mente vanno unite tre colonne, che
compongono l’iftoria de’regni di Poi-

,

Ionia , Svezia , e Danimarca : Di Fel-

lonia dal primo flato fiotto i Duchi

,

e lècondo lotto i Reda Boleslao fino

a Lefico V. Di Svezia lòtto i Re, da
Biorno III. primo Re fino a Sverche-
ro II, E di Danimarca pure fiotto i

Re da Godofredol. Re fino a Valde-
maro III.Re:de’quali Re nelle accenna-
te tre colonne non fi mette altro che
il nome o poco piu

, per non averli

cola alcuna di certa de’ detti regni

in que’ tempi . L’altra colonna con-

tiene gli altri flati , epoche , iflorie

,

eccliffi , o colè memorabili accadute
daH’imperio di Carlo Magno fino al-

l’anno 1204. come pure nell’ultirna vi

è il catalogo degli uomini illuftri che
ne'

I
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ne’ detti tempi fiorirono

.

mi. Nella quarta tavola è difpo-

fio lo fiato della Chiefa e del mon-
do dall imperio di Baldovino ofia de’

Francefi in oriente fino all imperio dì

Carlo V. cioè a dire per Io fpaziodì
300. anni, cominciando la prima co-

lonna dall’anno 1204. fino al 1516.

A quefia fuccedono i Pontefici Ro-
mani dal fefio anno del pontificato

d’Innocenzio III. fino al fefio di Lio-
ne X. e la colonna apprefib contiene

rifioria della Chiefa, vita degli accen-
nati Pontefici dentro il detto fpazio

di tempi . Vengono poi nell’altra co-

lonna i Concili , fcifme , erefie , Santi,

e ordini religiofi de’ già detti tem-
pi . Indi viene l’ifioria de’Perfiani

lòtto i Corafmiani fino al fettimo
fiato de’ Tartari, da Zacata Princi-

pe de’ Tartari a’Traviro, ultimo Re
di quefia razza; a cui fuccede l’ot-

tavo fiato lòtto gli Armeni , da Uf-
fumcaflano fino ad Alamut

; e vie-

ne poi il nono , che incomincia da
Ifmaello Sofì ,

di cui li leggono le

azioni nel fine della colonna fiefla .

L’altra colonna abbraccia l’imperio de’

Turchi, da Jatatin Sultanodel ramo
de’ Turchi occidentali fino ad Aladi-
no ultimo Sultano d’Iconia , il quale
Tomo XXXV. H nel
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nel I 2qo. effendo morto fenza figliuo-

li , fette fuoi capitani fi divifero il

fuo imperio : tra’ quali Ottomano a-

vendo vinto gli altri
, fondo fimperio

prefente de’ Turchi; onde lotto que-
llo comincia il terzo flato dell’impe-

rio detto dal fuo nome Ottomano ;

e fi vedono i fucceflòri di lui . Il quar-
to flato prcndefi dalla prefa di Co-
Hantinopoli del 1453. ch’èilfine del-

l’imperio orientele , fino a Seiino I.

il quale polè fine alla monarchia de’

Soldani d’Egitto. L’altra colonna ri-

guarda fimperio orientale dalla pre-

ìa di Coflantinopoli fatta nel 1204.0
la continuazione degl’Imperadori Gre-
ci fino alla loro eflinzione . Dall’un
de’lati fi vede Baldovino I. con gf Im-
peradori latini fino a Baldovino II. ul-

timo Imperadore , fcacciato da Co-
ffantinopoli per opera de’G reci. Dal-
Taltro lato fi vedon gl’Imperadori gre-

ci da Teodoro Laicati
,
e la fuccef-

fione de’Paleologi , fino a Coflantino

XII. in cui finì l’imperio orientale .

A canto a queflo viene una piccola

colonna , la quale nota gli anni dell’

imperio di Trabifbnda fottogllmpe-
radori gre9Ì

,
che durò 250. anni .'

Segue nell’altra colonna l’iftoria dell’

imperio occidentale , che in tre co-



Ar.ticolòV. Ì71

lonne divifo forma. riftoHà di Ger-
mania ,

Ungheria e Boemmia . La pri-

ma comincia dal quinto anno dell’

imperio di Ottone IV. e di Filippo, è
continua fino a Mafiìmigliano I. La
feconda dal terz’anno del regno di

Andrea II. fino alla fuccefiionè de’Re
de’ Boemilai e Siciliani

, con le varie

mutazioni e fiicceffioni che furono fino

a Lodovico figliuolo di Ladislao III.

Re di Boemmia . L’iftoria di Boemmia
comincia da Primislao fatto Re dall’

Imperadore Filippo
, e divifa in varie

dinaftie , fi uniìce poi in Ladislao III.

Re di Boemmia , e da lui pafia ne!

figlìuol Lodovico.All ifboria dell’impe-

rio occidentale fuccéde quella di Spa-
gna , fuddivifa in cinque colonne ,

che
contengono i regni di Portogallo

, Ga-
Biglia , Lione , Aràgoiia ,-e Navarrà .,

Quella di Portogallo comincia dall’

anno 19. di Sancio I. e continua fi-

no ad Èmanuello , che vifie fin l’an-

no 1520. Seguita l’iftoria diCafiiglia

dal quarantefimofefto anno del regno
di Alfonfo IX. in cui fi vede , do per

Bianca madre di fan Lodovico È.é

di Francia, efclufa dalla fuccefiione

del regno , 1
’ unione fatta da Ferdi'

nando , detto il Santo , del regno di

Lione con quello di Gaftiglia
; per-

H 2 ciò
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ciò del primo non fe ne parla piti ,

formandoli un folo regno, cifè quel-

lo di Cartiglia ,
i cui ìucceflbri fi leg-

gono in querta colonna fino ad Ar-
rigo IV. il quale dicefi, che nonla-
fciando che una unica figliuola, na-
fcefleio molte guerre per lafucceflio-

ne ; onde fuccedeil ferto rtato della

Spagna fiotto Ferdinando detto il Cat-
tolico, perchè decorato di querto ti-

tolo da Innocenzio Vili, e lotto Ifa-

bella , Regina ed erede del regno
di Cartiglia

,
moglie di Ferdinando ;

dopo la morte de’quali la Corona di

'Spagna pafsò fiotto gli Aurtriaci in

Carlo V. Imperadore . La terza co-

lonna porta riftpria di Aragona del-

l’ottavo anno del regno di Pietro IL
e Ìucceflbri fuoi fino al fine deH’irtefi-

fo regno riunitoli in Ferdinando ed
Ifabella , come dicemmo . La quarta
contiene l’irtoria di Navarra dal de-

cimo anno del regno di Sancio VII.

fimo alla fiuccelfione de’ Francefi , che
comincia da Filippo il Bello , Ipo-

fàtofi in Giovanna , erede e Regina
di Navarra, continua e paflTa in quel-

la di Fois , e poi in quella di Van-
domo fino ad Arrigo di Albret . Fi-

nita l’irtoria de’regni di Spagna , vie-

ne quella di Francia dal ventelimo-

quart’
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quart’anno del regno di Filippo II. e
fucceflbri lino a Francelco I. di cui lì

notano alcune azioni fino all’anno 1516.

All’iftoria di Francia fuccede quella

d’Inghilterra dal quinto anno del re-

gno di Giovanni , detto Senza terra

,

fino ad Arrigo Vili. Viene poi quel-

la di Scozia dal trentefimonono an-

no del regno di Guglielmo , fino alla

razza degli Stuardi , la quale comin-
cia in Roberto II. Fitto Re per man-
canza di eredi nella cafa di Bruis, e
continua nella detta ftirpe fino a
Jacopo V. A quella fegue l ifloria dì
Pollonia fiotto i Duchi dal terzo anno
di Lefico V. fino al terzo flato de’nuovi
Re, che comincia l’anno 1295. corno
lì è detto , e va fino alla terza razza*

degli Ungheri , che comiada in Lo-
dovico figliuolo di una Sorella di Ca-
fimiro III. Re di Poiionia , detto il

grande . Succede poi l’iftoria dì Sve-
zia dal decimonono anno de! regno
di Sverchero II. fino al terzo flato ,

eh’ è l’unione fatta del regno di Sve-
zia con quello di Danimarca fiotto

Margherita, già Regina di quello re-

gno , e acclamata Regina di Svezja,

fino al quinto flato
, eh’ è la fiepara-

zione fiotto Carlo I. Re di Svezia , il

quale poi viene ficacciato da Grillia-,

H 3 no
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no I. Re di Danimarca ; onde fòtto

quefio fi fa di nuovo f unione e poi
la fèparazione fd^to il già detto Car-
lo •, e indi funione fdtto Giovanni II.

Re di Danimarca , e pofcia la fepa-
razione

, che comincia in Criftiano IL
e Stenone , detto il giovane , eletta

governatore del regno di Svezia . Nel-
l’altra colonna fi vede l iftoria di Da-
nimarca dal primo anno del regno di
Valdemaro III. e continua finoaCri-
ftiano II. unendoli e fèparandofi , co-

me fi è detto
, di quando in quando

quella Corona con la Svezia . Viene
yoi il duodecimo flato di Napoli e

Sicilia
,
prima fdtto i Re Svevi , da

Federigo IL fino alla morte di Cor-
ràdino, decapitato l’anno 1268. e poi
il decimoterzo fotte i Francefì An-
gioini, da Carlo fino a’Redi Unghe-
ria

;
il quale flato comincia da Lodo-

vico ufurpatore del regno , e paffa

finalmente in Renato d’Angiò, nipo-

te di Giovanni Re di Francia . Da
un lato della ftefTa colonna fegue il

decimoquarto ftato degli Aragonefi,

cominciando da Pietro Re di Arago-
na fpofato in Coflanza figliuola di

Carlo d’Angìò , fino ad Alfonfo V.
con che fi ùhifcono amendue i regni

fc:tCo quello Monarca , che s’ impa-
dro-



Articolo V. I75

dronifce del regno di Napoli ; e do-

po la morte di lui
,
Ferdinando Re

di Cartiglia e di Aragona , col mezzo
di Confalvo di Cordova ,

detto il

gran Capitano , riacquifta il regno

,

levandolo dalle mani de’Francefi , eh’

erano venuti ad occuparlo l’anno 1 496,

onde non reftandovi piu Re propri >

viene governato da’Re. di Spagna co!

mezzo de’ Viceré tino all’anno 1707^
in cui pafsò in Cafa d’Auftria . La
penultima colonna porta la notizia,

degli altri itati, hlorie, epoche, ec-

clifll e cofe memorabili accadute dal-

l’anno 1204. fino al 1525. Così pure
r ultima ha il catalogo degli uomini
illuftri che in detti tempi fiorirono -

V. Nella tavola quinta ed uitioaa

fi contiene lo fiato della Chiefae del

mondo dall’imperio di Carlo V. fino a
quello diCARLO VLImperadoreglo-
riofamente regnante.La prima colonna
cronologica , comincia dall’anno 1519.
e finifee nel 1714. La feconda porta
il nome e le cofe operate da’ fommì
Po.ntefici

, dal fefio anno de! pontefi-

cato di Leone X. fino al decimoquar-
to di Clemente XI. L’ altra colonna
aimprende l’ifioria ecclefiafiica dall’

anno 1519. fino al 1714. cioè le azio-

ni fatte da’Sommi Pontefici ,
che ne’

H 4 detti
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detti tempi hanno regnato . NeH’altra

colonna vengono i Santi, ordini reli-

giofi ,
fcrittoriecclefiaftici , ederefie.

Nell’altra appreflb vedefi la fiicceflio-

ne de’Perfiani dal fèdicefimo anno
del regno d’Ifmaello Sofì fino al Re
prelènte . L’altra colonna che fegiie

porta l’iftoria de’Tnrchi da Solimano
li. fino ad Acmet III. prefente Sulta-

no . Succede a quella l’iftoria dell’im-

perio occidentale, a cui va aggiunta
quella d’Ungheria e Boemmia, finche

fi unifee nella Cafa d’Auftria in Fer-
dinando , fratello di Carlo V. Indi le

varie azioni fatte dagl’ Imperadori
di Cafa d’ Auftria fino al Regnante
CARLO VI. Viene poi l’iftoria dì
Spagna , la quale a principio fi di-

vide ne’regni diPortogallo,.Spagna>
e Navarra ; il primo de’ quali dopo
la morte del Conte Arrigo > per ope-
ra dì Filippo II. fi unifee alla Spa-
gna , e quello di Navarra fi unifee

alla Francia in Arrigo IV. prima Re
di Navarra e poi di Francia . La ifto-

ria di Spagna comincia dal terzo an-

no di Cario V. e continua fino all’

anno 1714. e vedefi la divifione del
regno di Portogallo, che pafla nella

Cafa di Braganza , eletta da’Porto-

ghefi per la ruccefllone del regno •, e

que-
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quella è la linea de’prefenti Re . Vie-

ne poi l’iftoria di Francia dal quar-

to anno di Francefco I. e li vedono
le azioni de" Re fucceflbri , e fpecial-

mente quelle del defonto Re Luigi

XIV. fino alla pace di Radila t, con-

clufa tra lui e l’Imperadore CAR-
LO VI. l’anno 1714. Vengono in due
colonne divilè l’ iliorie d’Inghilterra

e di Scozia ; la prima comincia dal

decimo anno di Arrigo Vili, e la

feconda dal quart’anno di Jacopo
V. fino al nono flato del regno d’

Inghilterra, in cui fi fa l’unione del

regno di Scozia fotto Jacopo I. il

quale eflendo già Re di Scozia ,
fuc-

cedette ad Elifabetta Regina d’In-

ghilterra fua cugina . Di là a nor»

molto tempo fi vede il decimo Rato
della repubblica Inglefe fotto Gro-
muello^; e finalmente fi vede dopo
la morte di coRui reRituito al loglio

Carlo IL e pofcia i Re fucceflbri ,

fino alla morte della Regina Anna,
fucceduta l’anno 1714. Segue poi 1’

iRoria di Pollonia, e fi vede il quar-
to Rato fotto i Re Rranieri e propri ;

indi l’unione col regno di Svezia , e poi
la divifione e fuccelfione fino al prefen-
te Re AuguRo IL L’iRoria di Svezia
comincia dall’intrufione in quel regno

H S di
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di Crift'ìana li. e pofcia dalla fua
efpiilfione comincia il decimo flato

lòtto Gullayo della razTsa di Canu-
to, ; e viene l’ undecimo fotto Sigi-

fitoondo Re di Pallonia che fa l’ u- -

nione di quelli due regni , dopo il

quale palfa in Carlo IX. e fa il duo-
decimo flato , che continua nella me-
d.efima linea fino a Carlo XII. ulti-

mo Re . Nell’ altra colonna fi vede
la fucceflione de’ Re di Danimarca
dal fello anno di Crifliano II. fino al

puefente Federigo IV. della fleffa flir-

pe. Nella penultima colonna, vengono
gli altri flati, iflorie, epoche j.e cofe me-
morabili dalf anno, 1519. finoali7i4.

.come pure nell ultima lì. veggono, g;!L

uomini illuftri in tutte le fcienze ed ar-

tiche fra quellotempo hanno vivuto ^

ARTICOLO VI-

’Thefaurus novus aneedotorum - Tctnus

quartus y ìn quo contm&ntur varia Con-

cilia- , Kpifio^rum ftatuta fynodalia ,

illnfirium mojiajleriorum ac cmigrega-

timum edita pr£{ertim in capitulis ge-

neralibas. decreta . Prodit nu?!Cprimum
j'hidio. & opera Dcmni EDMUN-
DI MARTENE & Dcmni URSl-
NI DURAND }

Pre.sbyt.erQr.um. &
mona-
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monachorum BenediSiinorum e Con-

greg. s. Mauri . Lutetis Parifio-

rum , ec. 1717. ia fol. col. 1^4.
fenza la prefazione e due indki;

l’uno in principio de’ documenti ec.

contenuti nel tomo ; e l’ altro nel

fine delle colè notabili.

D ai titolo non meno che dalla

prefazione di quello tomo può
comprendere ognuno , che effo con-
tiene tre forte- di antichi documenti;
cioè Condì}-, Sinodi , c Decreti di ce-

lebri monafteri
, promulgati maflima-

mente in Capitoli generali. Qual Ila

la differenza tra Concilio e Sinodo ,

tuttoché quelli due vocaboli lien l’u-

no per l’altro a lignificare la ftefia

cofa indifferentemente ufurpati ; fi

fpecifìca nel principio della prefazio-

ne , dove fi dice , che Concilio è pro-
priamente congregazione di Vefcovi

uniti inlìeme , o per determinare fo-

pra i facri dogmi della Sede, o per
riformare i coifumi, o per riftabilire

l’antica ecclefiaftiea difciplina . Sino-

do è congregazione di /irefi o (& par-

rochi col proprio lor Vefcovo infieme

adunati ogni anno
,
per riceverne le

leggi da lui . Ma i Capitoli generali

fono congregazioni dì- ehati © priori

H 6 con-
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convenuti infieme per trattare de*
mezzi di promuover le virtù criftia-

ne , e di foftenere o di rifarcire la

buona difciplina . Circa i concilj e i

fmoài proteftano i dottiflimi noftri Be-
nedettini di non volerne favellar di
vantaggio, dopo il molto che da tan-

ti infigni uomini n’è ftato pienamen-
te difcorfb . Ma circa, i capitoli gene-

rali moftrano , che la loro origine lì

dee riferire fino a quella della vita

monaftica y che fan Pacomio
, il quale

primo dì tutti infègnò a’ monaci di
vivere in comune , fu inftitutore di
efli ; che nell’ ordine Benedettko non
fi cominciò a praticarli avanti il

concilio di Aquifgrano , tenuto l’anno

DCCCXVIII. di che fe ne dà la ra-

gione, il noneffervi fiata indetto or-

cline alcuna fuggezìone di uno ad altro-

de’fuoi monafteri
;
che in detto anno,

fi raunarono per comandamento di
Lodovico il Pio, e per eccitamento di
Benedetto Abate di Aniano , quafi
tutti gli Abati della Congregazicxne
Benedettina

;
nella quale adunanza fi

ftabilifcoco molte coftitu-zioni , olfer-

vate fra loro dipoi con egual religio-

ne, che la regola flefla del loro pa-
triarca fan Benedetto; che nel fecolo

IX. eofturaavano ogni anno gli Aba-
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ti dell’ordine vicini a Monte-cafìiia

ragunariì quivi il di i . di agofto
, co-

me narra Leone Oftienle nel libro I.

della fua Cronaca CafmenJ’e ; che lo

fteffo poi praticarono in altri luoghi;

che nel fecolo XII. i monaci Gfter-
cienli rinnovando e riformando l’a-

fpetto di tutto l’ordine monaftico,
prefcriffero la vera forma del Capi-

tolo generale , come c’^infegna carta

caritatìs , fcritta da fauto Stefano Aba-
te di Cifiercio , avanti l’anno MCXDL
al cap. III. moftrandone quivi la

neceffità e ’l giovamento .
Quello

buon ufo feguirono a loro efempio le

altre loro Congregazioni sì di mona-
ci sì di canonici regolari y ec. I Pa-
pi gli approvarono e li comandaro-
no . Altre erudite notizie fopra di

quello pofldno leggerli nella prefa-

zione , alla quale rimettiamo i letto-

ri , dovendo noi paflare ,
giufta il no-

Itro inftituto , alla relazione delle co-

fe , che illuftrano la noflraltalia , in

quella volume comprelè.
Dopo dAcnmCano7ii Irlandeji quLof®*

pubblicati in fupplemento di quelli,,

che ci avea dati il P. Luca Dacherio
nel IX- tomo del fuo Spicilegio , vie- col*

ne un’antica collezione di Canoni pe-

mten%ìali, la quale abbraccia rego-

le
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le praticate ne’primi fecoli della Chie-
fli nell’imporre la penitenza a’pecca-

tori . Il codice Floriacevfe , da cui

quella collezione è trafcritta , mo-
lerà eflere antico di novecent’anni

;

e tanto più ella è llimabile, quanto
non allegali in efla alcuna di quelle

falfe decretali d’ Ifidoro Mercatore . Il

precifo tempo della compilazione di
quella raccolta di Canoni peniten%iali

lì ricava da ciò , che adducendovili
i Canoni del Sinodo Romano , cele-

brato da Papa Gregorio IL vi lì legge

così ; Item ex decreto Gregorìi mino-
ris

,
quiNUNC J^otnanam catholicamge-

rie matrem Ecclefiam , ec. Ora Grego-
rio II. fedette Pontefice dall’ anno
DCCXIV. fino ai DCCXXXI. II

Concilio Romano , i cui Canoni fono
citati nella fuddetta collezione

, fi:

celebrò l’anno DCCXXI. Nell’ inter-

vallo adunque , che pafla dall’anno

DCCXXI. fino al DCCXi^I. ulti-

mo del pontificato e della vita di Gre-
gorio II. fu effa collezione di Canoni
compilata

; onde per sì grande anti-

chità ella dee venerabile riputarli

.

col. 2. Il frammento che fiegiie di un
57 - Concilio Forojulienfe

,
dee, lècondo 1’

av-vifo che lo precede
,

attribuirli ad
iMii Concilio tenuto la '^ ttro-jfUìio ixx

Fre-
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Frejus dì Francia , e non in Foro-ju-

Ho ,
a fia Cividale del Friuli in Italia

.

3 . Con atto del Concilio tenuto in
'

un luogo ò.'Italia l’anno DCCCLXXX ^

VI. li conferma la donazione fatta

dall’Abate Odone di fan Martino dì

Tours , delle ville dette Solario , e

Valle Caumonia , forfè Valcamonica ,
del-

le quali lì trova fatta menzione in

un documento del tomo primo di

quella inligne raccolta.

4 . Gli atti del Concilio R.omano te- cel-

nuto l’anno MLXXVIII. fotto Papa 99-

Gregorio VII. per cagione della ere-

fia di Berengario , ferirti dal medefi-

mo "Berengario , ne’ quali lì vedono sì

la ritrattazione-, si la recidiva di lui

.

H dottiffimo Padre Mabillone fcrifl'e

accuratamente la lloria degli errori di
Berengario nel tomo II. àe' Secoli Be-
nedettini al fecolo VI. Si là quante vol-

te quello erefiarca ritrattafle i fuoi

errori , e quante di nuovo ne’ me-
delimi ricadeffe, e quante ancora fof-

le dopo varie condanne alToIuto; di
cke taluno ragione allega , l’efiere luì

flato in un fol punto dilcordante dal-

la cattolica dottrina in materia deli’

Eucarillia
, ammettendovi egli ben-

sì la real prefenza di Grillo , e lbl®>

con grave errore negandovi la tran-

fuilaa.
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fuilanziazione ; tu ttocliè alcuna vol-

ta paja
5
che abbia contradetto a fe

HelTb , negando eflere il vero corpo
di Crifto nel fagramento . La tolle-

ranza della Chiefa trionfò finalmen-

te della pertinacia di lui , il quale fin-

ceramente i fuoi errori abiurati , fi

r inferrò nel monaftero di fan Cofma
di Tours , dove , fecondo alcuni, fat-

tofi monaco, fece afprilTima peniten-

za , talché dopo morte meritò di ef-

lère commendato da molti uomini in-

figni, e in particolare da Ildeberto ,

Arcivefcovo di Tours
\ da Baldrìco ,

Vefcovo di Dola ; da Ciarlo di ,

monaco di fan Pietro , fcrittore con-
temporaneo ; da Guglielmo di Malme-
shurg , ec. Dietro quefti atti di Bererga-

rio fono porti i frammenti di una fua

lettera , fcritta contro Adelmanno
,

fe-

guita da alcuni verfi rimati , ove fa

menzione 'di molti uomini infigni del

fuo tempo; e poi vi fi legge un'ora-

zione ritmica comporta da lui parimen-
te , della quale il fuddetto Ciarlo di

Sens fece efprefla menzione *

.

Notili,

che queirAdelmamo, contra cui è fcrit-

ta la lettera fopraccennata, è nomi-
nato da lui per ironia e per derilione

Aulummanno , Aulufmanno , e anche Al-:

man-
* osservazione.*
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manne . Qiiefti ,
a noftro credere ,, non

è altri, che Adelmanno , Vefcovo di Bre~

fcia ,
già condifcepolo , e poi acerri-

mo impugnatore dì Berengario , cen-

tra il quale fcriffe quella lettera , a
lui diretta, de veritate corforis & fan-

guhiis Chriflim Euchariflia ,
che fi legge

alle ftampe; e principalmente dietro^

airOpere di fan Gaudenzio , l’edizion

delle quali fu ultimamente proccurata

e illuftrata da! Sig. Canonico Paolo

Gagliardi ,
che anche diffufamente

pària , di quella lettera di Adelmanno^y

sì della fuddetta rilpofta di Beren-

gario .

5. Un frammento del Concilio di coi.

Guoftalla in Lombardia , tenuto lòtto » ^7 •

Pafquale IL l’anno MCVI. dove refta

annullato il privilegio
, che violente-

mente confeguì dal Pontefice l’Impe-

radore Arrigo; il cui contenuto era,

che „ un Vefcovo eletto canonica-
mente dal clero e dal popolo , non
fia confacrato da alcuno , fe prima

”

dal Re o fia Imperadore non neot-
”

tenga la inveftitura .
‘‘ Tra lefotto-

”

fcrizioni de’Velcovì , immediatamen-
te dopo ì Vefeovi Cardinali Sahinen-

fe , Portuenfe , OJlienfe , Preneftino e
TiifculanOf leggelì fottoi'crìtto Patriar-

eba Venetus , cioè il Patriarca di Graàoy

detto j



col

^Ì9

col.

J 47 '

col

219.

COL

363

col.

37i*

186 Giorn. de’ Letterati
detto anche fino in quel tempo Pa-
triarca di Venezia

, dove per Io più di-

morava nella fua parrocchia di fan

Silvellro . Era allora Patriarca di Gra-
do Giovanni Saponario.

6. Un Canone del Concilio Latera-

nenfe ^
tenuto fotte Innocenzio II. 1

’

anno MGXXXIX. il qual Canone
negli atti impreflì di quello Concilio

era fiato tralafciato

.

7. Formula dell’interdetto
,

pro^
mulgato da Pietro Co.rdinal di Capua,

Legato pontificio , nel Concilio di

Dijon , contra Filippo Re di Francia,

il quale avea ripudiata Engelburge ,

fua legittima moglie, per tome un’

altra.

8. Lettera circolare di Simone Ve-

feovo Prenejlino ) e Legato apoltolico,

agli Arcivefeovi di Francia; con la

quale gl’invita al Concilio da tener-

li in Parigi l’anno MCCXCVI. Al-

tra lettera dello fieffo a’ Vefeovi fuf-

fraganei della chiefa di Berry.

9. Diverfi docum'enti fpettanti al

Concilio di Bajtka\ il primo de’ quali

è una Orazione di Filippo
, Arcivefeo-

vo di Tours, Ambafeiadore del Re
di Francia al Concilio . Evvi una
Bolla di Eugenio IV. letta nel Concilio

i 17. fettembre dell’anno MCCCC
xxxrv.
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XXXIV. in rifpofta a quanto gli a-

veva fcritto e fignificato il Concì-

lio per mezzo di Francefco di Marerìy

Vefcovo di Brcfcia
,
e di Pietro Nlontiy

Veneziano y e che poi in quelvelcova-

do fu a lui foftituito , Ambafciado-
ri di efld Concilio a Sua Santità.

IO. Il Concilio di Avignone

y

tenuto
l’anno MCCCCLVII. da Pietro , Car-
dinale Albanenfcy e da Alano

y Cardi-
nale del titolo di Santa Precede , Le-
gati della fede Apoftolica.

Sonovi altri Concìli , naa quali tut-

ti fpettanti alla chiefa di Francia ,

laonde di eflì a noi non tocca di fa-

vellare .

IL Agli atti cowd/zflrz fuccedono gli cof.

flatuti finodali dì varie chiefe, e prin- 467»

cipalmente di Francia, conàe di quel-

la dì Autnn ; di Argiò • di Argentina;

di Avignone ; di Berry_ , ec. Ve ne ha
pure di Barcellona 'y di Liege ; di Gi-
rona

y ec. quelli di MezTKx
, pubblicati

l’anno MCCXLV. da Odone , Vefco^

vo Tiifculano , e Legato apoftolico ,

di cui vi fono pure i decreti finoda-

li per la chiefa dìSens-y ma nulla

ha di particolare per le chiefe d’Ita-
°

lia

.

III. GH fiatati monaflicì
,
qui pub- col.

blicati
,
poco altresì contengono, di cui- * 2.0&.

abbia-
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abbiamo a farne particolar ricordan-

za : imperocché quefti fono i. gli an-
tichi ftatutidel monafterodi fatit’Au-
doeno

, nella diocefì di Rohan ; 2.

quelli del moni.lfero di Calefto-, nella

diocefi di Granoble , dell’ ordine
Benedettino; le antiche confuetudinì

de’ Canonici regolari del monaftero
ài faìi Jacopo di Manforte nella diocefi

di fin Malo; gli antichi ftatuti dell’

ordine di Grandmont promulgati già

400. anni in var) Capitoli generali dì

quell’ordine
; il I. Capitolo generale

dell’ordine Certofmo ^ come pure altri

fulTeguenti ; una infigne raccolta di

ftatuti ftabiliti in molti Capitoli ge-

nerali dell’ordine dall’anno

MCXXXIV. e anche prima, fino al

MDXLVII. la Regola per li Converfi
o fia laici dello ftefs’ordine

fe ; le antiche coftituzioni e decreti

de’ Capitoli generali dell’ordine di Val

des Choux ,
in latino Vallis-caulium ,

nella diocefi di Langres;' e finalmen-

te gli atti de’ Capitoli generali dell’

ordine de’ PP. Predicatori dall’ anno
MCCXX. fino alMCCCXVI._ raccol-

ti , come penfano i dottiflimi Collet-

tori , da Fra Bernardo di Guidone , del

medefimo ordine, Icrittore ed iftori-

co al fuo tempo celebratifllmo , che
morì
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morì Vefcovo di Laon l’anno MCCG
XXXI. a’ 13. novembre . In quella

raccolta vi fono molte cofe fpettanti

all’Italia ,
a riguardo della religione

Domenicana , che Ipeflb in Bologna
e i.i altri luoghi ci tenne i fuoi Ca-
pitoli generali . Molti maeflri gene-

rali dell’ordine furono pure Italiani :

onde quifene ritrovano gli atti.

ARTICOLO VII.

Jo. Baptistae Morgagni , in pata-

vino gymnafio primarii anatcmes Pro-

fejforh , Adverfaria anatomica quin-

ta , ec. Accejferunt Clarijfimi tatque

amplijfmi viri Joannis mariae
Lancisii 5 intimi Cubiculari & Ar-
chiatri pontifica , Difiertationes dux
anatomico-medic£ , nuper ad AuEìorem
fcript£ ,

altera de vena fine pari y al-

tera de gangliis nervorum , Patavii ,

ec. Continuazione dell’ articolo II.

del tomo XXXIII. parte I.

D Atoll da noi un faggio del con-

tenuto in tutti e fèi gli Adver-
farj anatomici del Sig. Morgagni , reità,

che , fecondo le noftre promeffe , dia-

mo ancora il riftretto , sì d’alquan-
te Lettere che ne precedono i quartiy

come
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come d’ alcune Epi/lok e Dijfertazioni

porte nel fine quinti.

I. E per quel che appartiene alle

prime , come quelle non contengo-
no cofe di dottrina , ma fblamente
d’iftoria; bafterà dire così ingenera-

le , che da effe fi fcoprono le vere e

giufte ragioni , che il Sig. Morgagni
ha avute, sì di fcrivere i cinque ul-

timi Adverfarj come difcriverne di-

verfi in diverfa maniera; iftoria uti-

liffima per apprendere
,
quanto im-

porti il non lafciarfi uffir delle ma-
ni fcritttira alcuna che non fia mo-
deftiffma , e quel che s’abbia a fare

sì dal provocante
,

sì dal provocato,
sì da’comuni autorevoli ainici

,
quan-

do ciò avvenga . S’imparano le due
prime colè dalla Lettera fcritta dal

Sig. Bianchi al Lancili , la terza dal-

la rifpofta data dal Sig. Morgagni al

medefimo , e dalla Lettera del Sig.

Volpi al lettore; e l’ultima finalmen-

te sì dalla Lettera ffritta al Sig. Mor-
gagni , come dalla rilpofta data al I

Sig. Bianchi dal mentovato Lancili.

II. Partàndo pertanto alle dottri-
,

nali Epiftole e Differtazioni aggiunte
dal Sig. Morgagni a’fuoi quinti Ad-

P 74- verlàrj ; è veramente cofa degna di
'

maraviglia , che dì quella infigne e
arti-
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artifiziofiflìma vena ,
detta da’ Grec_

i(uyoi
, cioè lènza compagna o cor-

rifpondente ( Ila a noi qui lecito iL,

chiamarla Scompagnata ) avendone tan-

to fcritto gli antichi anatomici
, e fe-

gnatamente 1’ Euflachio , nulla o
quali nulla , maffimamente dopo fco-

peJta la circolazion del fangue
,
critto

n’abbiano i moderni . Dalla quale
conliderazion molTo il Sig. Morgagni
propone in una fua Lettera al Lan-
cifi quattro principali queftioni intor-

no alla medelima vena , infieme con
un breve fcioglimento *di ciafche-

duna.
I. Cerca, perchè il fangue ricevu-

to da quella vena , fìccome proviene
dal tronco della grande arteria per
le arterie intercoftali inferiori , così

non fia piu tolto, fecondo il confue-
to flile della natura , riportato nel

tronco della vena grande , detta crt-

, dalle vene intercoftali inferiori .

E rifponde
,
quefto non efTerfl fatto,

perchè effendo il tronco , mafllmà-
mente inferiore, della vena cava ver-

fo il centro del petto , piu lunga e
meno ficura e comoda farebbe /tata

la ftrada del fa gue , fè dalla fpina
fmo a quel tronco fi fbfiero allungate
le vene intereoltali inferiori .

,
,2. Do-

p.7tf.
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2. Domanda

, per qual cagione il

fangue
, riportato per quelle vene ,

' non entri finalmente, come par che
doverebbe , nel tronco inferior della

cava, ma bensì nel fuperiore . E ben-
ché penfi , che lì polla dare la llefla

rifpolla , ne accenna però anche un’

altra
, fecondo le opinioni de’Sigg. Boe-

rhaave
, e CoWpero , la quale per

effere lunga da riferirli , fi potrà ve-
dere nella medefima epiftola, e nello

fteflb tempo intendere, per quali ca-

gioni giudichi l’autore , che il condot-

P 77. to toracico "metta foce , non già nella

vicina vena cava inferiore , ma ben-
sì in un ramo della fuperiore

.

3. Ricerca
,

perchè il medefimo
fangue fia colà riportato , non da due
vene , difpolle , fecondo il coftume
della natura

, una per parte ^ ma da
una fola , la quale perciò chiamiamo
fcompagnata . E penfa che ciò fia

forfè
,
perchè troppo maggiore diffi-

;

coltà incontrerebbe il fangue , fe oltre

l’afcendere , come fa , e l’entrare cen-

tra l’impeto dell’altro fangue , che giu

per la cava fuperiore difeende, tro-

valfe ancora dirimpetto al fuo entrar-

vi , la refiftenza d’altro fangue fimil-

mente entrante nella fteffa cava

.

4. Crede però, che ciò fia ancorai!

per



A uticolo vii. rg^
per la cagione medefima

,
per cui la

vena fcompagnata è porta dal lato

deliro della fpina , e non dal finirtro:

la qual cagione pur cerca .* giudica ,

ellcre
,
perchè , fe forte porta dal la-

to finìftro ,
impedita facilmente fa-

rebbe dall’ arteria grande
, collocata

nel medefimo . Ma come però con
la fua folita modertia dichiara di aver
recate quelle rifporte

,
non per decide-

re i proporti quillti , ma per ricavar-

ne piu facilmente le decihoni del Laìi-

cifi ;
perciò aggiunge a quella fua p 79-

breve Lettera la Rifporta datagli dal

medefimo in una copiofa Differta-

zione

.

III. Comincia quella dalle differen-

ze , che in differenti animali lì offcr-

vano nel numero , nel lito , e nel fi- p.go.

ne della vena fcompagnata . Ma per-

chè gli efpoftì quefiti furono rillretti

alla notomia umana
;
perciò fi riftrin-

ge l’autore a defcrivere piu ditfufamen-

te la fterta vena ,
come li olTerva nel-

l’uomo. E le piu rimarcabili cofelbn
quelle . Ha erta vena le fue valvule,

benché negate dal Falloppio. Ne’fuoì
rami fuperiori entra qualche porzio-

ne ancora di quel fangue , che fcor-

re per la piu alta parte del petto .

Non è così di rado, comedi piucre-

Tomo XXXV. I dono.
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tìono , doppia , avendone il Làncìfi

p.8i oflervata un’altra in dieci cadaveri
almeno , e quefti per lo piu di fem-
mine, particolarmente di lungo pet-

to, la quale era porta dal latolini-

rtro , ma finiva però nella fucclavia

,

non nella cava ; ed era affai minor
dalla delira. Verillimo è il paffaggio

libero de’ liquori ( non che dell aria)
dalla vena emulgente finirtra e dalla

cava ne’ piu baffi rami della fcom-
pagnata, e vicendevolmente da que-

’ Ili in quelle: cofa di Ibmma utilità,

perchè ne’ grandi e vari sforzi del

corpo e del diaframma , ora la vena
cava , ora la fcompagnata

, per la

foverchia copia del fangue ritenutovi

dentro, non venga a Icoppiare , co-

me avverrebbe fenza quelli opportu-
ni vicendevoli sfoghi.

Ma fon piu degne d’attenzione ,

come piu nuove , e molto infieme im-
portanti , tre offervazioni dell’autore

.

p.85. La prima fi è, che que’ due infigni

tronchi di nervi , che chiamanfi in-

tercoftali , partano immediatamente'
fbpra Ciafcun ramo della verta fcom-^

pagnata , e perciò , tefi che vengano*

o dal nortro arbitrio o da qualche
irritamento morbo/b ,

col ritardare

perciò il ritorno del fangue da’ rnu-
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fcull intercoftali

,
pouonoefTere o ftrii-

nienti per regolare fecondo il piacere

e bifogno noftro, il refpiro; o dive-

nire cagioni della infiammazione del

diaframma , o delle varici , o de’

polipi della detta vena ; cofe tutte

olfervate dal Lancili ne’ cadaveri di
^

molti morti per fiera infiammazione
di petto , e qui dottamente ed erudi-

tamente /piegate

.

L’altra oflervazione fi è d’un mez-
zo sfintere , che abbraccia l’orifizio

della mentovata vena là dove sboc-

ca nella cava . L’autore l’ha trovato

in tutti i cadaveri; e non dubita ,

^

che ferva ancor elto per regolare *

come s’è detto, la refpirazione

.

La terza oflervazione finalmente fi

è dì certi minuti vali , per cui dal
predetto orifizio, e della vicina cava
penfa l’autore che paflar polTano e fan-

gue e materie morbolè dentro la cavità

dell’afpra arteria , alla parte anteriore

e inferiore del cui tronco è quella parte
di vene con la diretana fua faccia

ftrettamente attaccata . Ad un tal

paffaggio crede, chepofla molto gio- _ gg.

vare il maggior ventre de’ mufculi
triangolari , collocati dietro allo fler-

no ; mentre pollo in azione dalla vo-
lontà noftra nell’atto di cacciar fuor

I 2 ri
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ri dell’afpra arteria le materie, che
in effa c’incomodano , viene appun-
to a premere il timo e quella preci-

fa parte , che abbiam detto , di ve-
ne , al timo fottopofta . Ora come
provifi dall’ autore detto paflaggio

,

maflimamente in alcune pleurifie
,

sì

con diverfe riti: filoni e oflervazioni

negl’ infermi , come principalmente
con l’iniezione d’acqua tinta cacciata

p.90. ne’ cadaveri per quelle vene, e vedu-
ta ufcire con tutta facilità e prontez-

za dal luogo accennato di quell’arte-

ria , potranno i lettori dilfintamente

comprenderlo dalla medefima dilTer-

tazione , a cui la noftra brevità ci

sforza a rimetterli. ,

Efpofte quelle e altre colè , viene

p.pi. alle queftioni propofte da! Sig. Mor-
gagni . E benché le giudichi fciolte

abbaftanza da eflb lui; tuttavia per
compiacerlo ,

aggiunge in propolito

di ciafcuna qualche altra rifpofta ,

dedotta in gran parte delle cole pre-

melTe

.

p.pi. Così alla prima queftion rifponde,

che per regolare il refpiro , dovendo-
fi regolare , come s è detto , il moto
del ìangue per le vene intercollali

,

che fono i rami della vena Icompa-
gnata; fu necelfario, che quelle non

ad
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ad una ad una sboccaflTero nella cava,

ma fi unifsero prima in quel folo tron-

co ,
effondo affai piu fucile regolare un

fblo orificio , che molti
. ppj.

Intorno alla feconda egli crede , che
effendo che il fangue entrante contra
la corrente dell’altro fangue , viene a
fcemarne l’impeto per quello appun-
to il fangue della fcompagnata non
entri nella cava inferiore , ma bensì

afeenda alla fuperiore , il cui fangue
per altro con fbverchia foga difeen-

derebbe , fe quello no.n veniffe in un
certo modo ad opporfegli . Il che con-
ferma con ringegaofaoffervazionedel
diverfb e proporzionato luogo nel qua-
le in divertì quadrupedi , cioè o m
quelli che Hanno lèmpre bocconi , o
in quelli che Hanno col corpo fpeffe

volte mezzo alzato , va a fcancarfì

il fangue, di cui parliamo.
Perchè poi due non fieno le vene

feompagnate ( il che fi cercava nella
^

terza queftione; dice, affii intender-

fi da ciò , che ha rifpofto alla prima-.
E qui addita ancor la cagione

,
per-

chè q^uelle vene , due fieno ne’ rumi-
nanti.

Finalmente accenna
, onde fia che

la vena fcompagnata non nel finiftro, PPJ*
ma nel deffro Iato fia poHa

;
cioè per-

I 3 che
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chè nel lato finiftro farebbe di qual-
che impedimento all’ officio del con-
dotto toracico, e maflìmamente an-
dando ad aprirli , come fuole

,
quan-

do ancheda quel lato è nell’uomo,nel-
la Ifefla vena fucclavia , in cui quel-

lo va a Icaricarlì.

IV. V. Seguono due Lettere, l’una

del Sig. Morgagni , e l’altta del Lan-
tifi . Quegli prefa l’occalìone da un
luogo della Diflèrtazione precedente,
dove s’ è detto , che que' nervi princU

falmente , e piu facilmente fi tendono ,

come noi piu vegliamo , i quali fon guer~

niti di ganglj ; prega l’altro a non in-

dugiare a provare una sì nuova e bel-

la propofizione ne’ due libri del moto
del cuore , e degli aneurilmi : e qua-
li prefago della fua vicina morte ,

grandemente l’eforta a dettare alme-
no interrottamentc i fuoi pcnfieri e

©flèrvazioni fopra gli argomentiprin-
cipali di que’ libri, giacché ineredibil

fatica e lunghiflìmo tempo richiede-

rebbe il condurli interamente alla per-

fezione bramata. Glirifponde il Lan-
cili quali col medelimo prefentimen-

f.95!. to della non lontana fua morte ; erin-

granziandolo del buon configlio , gli

promette di volerne far ufo , e dì

^andargli quanto prima il compen-
dio
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dio di que’ fuoi libri
, acciocché ( die*

egli all’amico ) pofla io poi dar- fuori

l’opera intera e compita, fe a Dio
piacerà di darmi vita e fallite ; ma
fe a lui piacerà altramente , io ne
raccomandi almeno l’abbozzo nel mio
teftamento alla voftra tutela . Ora
benché impedito da gravifllme occu-
pazioni non potefle dare a quel com-
pendio l’ultima mano j e mandarglie-
lo , e , come dimoftrano le lettere del

Sig. Afl'alti al Sig. Morgagni , e di

quello a lui, llampatenel tomo an-

tecedente ; abbiam però noi , ed av-rà

Tempre il inondo letterato quella ob-
bligazione di piu al Sig. Morgagni ,

che quanto quel grand’ uomo lafciò

fcritto d’una tanta opera e tanto ne-
cellaria, principalmente per quelche
riguarda gli aneurilmi , lo lafcialTe

fcritto a fila illanza , anzi a' luì

111 d’allora mandalTe ladilTcrtazione

della fabbrica ed ufo de’ gang!; , di
cui qui daremo il rillretto.

VI. Chiamanli Gajìglj da’ notomìlti,p.

non que’ morboli tumori o nodi de’

nervi , che gang!; diconfi da’ceruli-

cii ma certi corpi, che naturalmen».

te li olTervano in alcune parti deter-

minate de’nervi, e dalFalloppio che
prima di tutti li trovò, furono pec

4 4 ra
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la figura nominati Corpi divari.

p.ici. Ora il Lancifi non fermandcfi a

parlare del fito di quefti
,

per efier

notifllmo , nè del numero
,
per efiè-

re fpeflb in divertì corpi diverfo ^ di-

chiara di voler efaminarei gang!
j
piu

p jQ,-grandi e veri , i quali non fono già
' ne’ nervi , come i nodi nelle piante

< fimilitudine , da cui preoccupati
comunemente gli anatomici , non fi

fon curati dì cercar piu oltre intor-

no alla fabbrica e ufo dì elfi ) ma
fono ed efternamente e internamen-
te tutt’altra cofa.

p.io4. Propoftofi dunque dì ricercare la

fabbrica , l’azione , l’ufo , e le malat-

tie de’medefimi, comincia dalla pri-

ma ; e riportando o accennando in-

torno a quefta le parole del Fallop-

pio, del Willis, e de’ Sigg. Raimon-
do VieufTens e Giovan-maurizio HolF-

manno , afferma che neffuno degli

antichi o moderni anatomici 'ha piu

colpito nel fegno dì quel che abbia

fatto, ne’ fecondi fuoi Adverfàrj ,
il

Sig. Morgagni ,
là dove dà motivo

agli altri di cercar ne’ gang!; la na-

tura e teffitura mufculofa, così che
forfè venga a fcoprirfi , effer quefti

"flati difiK)fti in certi luoghi de’ ner-

vi per aiutare il moto di q^uel for-

tilif-
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tìliflimo fluido che quelli contengo-

no ,
in quella ftefla maniera che in

un altro luogo de’medefimi Adverfa-

rj ei prova , eflere le glandule con-

globate fiate polle in luoghi deter-

minati tra’ vali linfatici per promuo-
vere il moto della linfa in efll conte-

nuta.
Comprova adunque il Lancili que-

lla mufculofa natura e ufbde’ganglj

con le proprie oflervazioni , fatte in

efll ora crudi, ora, per meglio ofler-

varli , cotti , ora per lungo tempo in

varj liquori macerati . Scelfe a tal fi-

ne il maggior di tutti , che è il piu
alto che Ha nel collo ; e per efami-

narlo ancora piu in grande , l’oflervò

non Iblamente neiruomo,ma nel caval-

lo eziandio. Ed avvegnaché
,
per ifla-

bilire in qual tronco di nervi Ila po-
llo, faccia una nuova fbttiliflima de-

fcrizione di tutti i rami nervofi , al-^’

la fua origine appartenenti; noi pe-
rò rimettendo 1 lettori a veder quel-
la nella medefima diflertazione , co-
me anche alquante cofe

,
che ei pre-

mette in generale intorno alla noto-
mia de’ gangli , ci riflringeremo alla

particolar notomia del ganglio pre-P-^o7.

detto
, Come modello piu grande e

piu chiaro di quella degli al tri.

I S Ha
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p «c8. Ha quello le fue arterie dalla cài

rotide interna ; le vene appartenga-
no alle iugulari , e moltiflimi nervi
al pari vago. Va veftito di tre tona-
che membranolè. La prima ed cite-

riore è telTuta di fibre gro^fle equa-
fi mufculari . La feconda di fibre piu
fiottili, ma piu unite. La terza è del

tutto tendinofia , e così fca-temente

connelTa, anzi continuata col corpo del

ganglio , che lènza lacerazione in nrfi-

fiun modo può da quello dividerli’ ,

là dove le altre due, e principalmen-
te la prima , agevolmente lì polTonó

fieparare. Orai nervi, chene/l’ulcire

dal ganglio, apparificono come tanti

tendini nervofi , non naficono già da
quelle tonache, ma bensì dalla inter-

na fioltanza di effo ganglio, e vanno
a fipargerfi per tutte quelle parti e

vicine e lontane, che con lèmma di-

ligenza fion dall’autore ad una ad una
accennate

.

p no. Così fipogliato delle ffue tonache il

corpo del ganglio , anzi in oltre d’u-

na certa rete di nervi che fiotta quel-

le Ha nafcofa , moltra tutta la fina

fìiperficie formata di fibre camole ,

* che difcendono dirittamente dalfiuna

punta all’altra di quel corpo olivare;

fra le quali però efconfucu-ainniunf.

rabili

/
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,rabi!i fibre mollo minori , e con fa

terza tonaca tendinofa vanno ftretta^

mente a unirli . Ed è veramente fa

parte interna del ganglio comporta di

fottilirtime fibre ,
che col microfc opio

piu chiaramente fi riconofcon cariio-

fe , le quali da una cordicella tendi-

nofa
,

porta ne! bel mezzo del gan-
glio, e dall’una punta aH’altra diluì

tirata
, come da arte a tutta la cir-

conferenza del ganglio, inclinate al-

quanto all’in giu, copiofamente fi fpar-

gono . Così tutto il corpo del ganglio

viene ad ertere comporto di due ten-!

dini , l’uno efterno e l’altro interno ,

e di due ordini di fibre camole , co-

me s’è detto

.

Elpoftafi da noi abbaftanza la par-
te piu lunga e fondamentale di que-i

Ila dirtertazione
,
piu brevemente ac-

cenneremo il contenuto delle tre ri-

manenti. L’ azione adunque de’gan-p.u
gli li giudica dall’autore ertere

,
qua^

le appunto erter dee quella de’mufco-
li , così comporti come i ganglj fo-

no . L’ordine delle fuperficiali fibre

carnofe accorciandoli , fa che venga-
no a tirarli tutti que’ tendini nervoli,

(Che vanno da’ ganglj a inferirfi nelle

parti . U altro ordine delle fibre ti-

'rando nel tempo medefimoverfoL’afi.

1 ó fe
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fe la tonaca interna de' gangli, e con
ciò premendo queftr aH’intorno , co-
Itringe tanto piu gli fpiritì contenu-
ti ne’ gangli ^ entrare e fcorrere ne’

nervi , con efll gangli comunicanti

.

P , 1
Ma perchè i gangli non fi trovano^

ne’ nervi desinati a’foli organi deTen-
fi , come fono il prinao e il feconda
paio , anzi non fi trovano in tutti i

nervi deftinati agli organi del moto,
ma fblo in moltide’medefimi; giudi-

ca perciò l’autore , che fuib de’ gan-

gli confifta principalmente nel muo->
ver gli fpiriti fecondo f arbitrio della

volontà, a mettere inmoto'que’mafco-
li, che a quella fono foggetti, e non

p;vi4 gli altri. Così vuol che fieno i gangli
come tanti piccoli cervelli, opportu-
namente dilpofti in que’ nervi , che
fervendo a’ moti ftraord inari , ricer-

cano a tempo maggiorforza d’impul-

lò, che quelli i quali fervono perpe-

tuamente a’ moti ordinari e regolati,

che tonici e involontari fi. chiamano,
e molto piu che quelli i quali fer-

vendo a’ienfi , hanno maggior bifo-

gno d’interna quiete che d’impulfo e

interrompimento importuno

.

P-r Secondo, le cofe fin qui premefie ,

propon l’autore le malattie principa-

li a cui foggiacciono i gangli . Vuol
dun-
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danque, che quefti fieno fpeffe volte

la fede di que’moticonvulfivi , o an-

cora di quelle pertinaci convulfioni

,

o di quelle paralifie , che forprendo-

no fenza onefat alcuna del cervello

e della midolla fpinale . Accadono ì

primi, quando non molta copia d’u-

moracre, portata o dagl’ ipocondri,

o dall’utero, o da altra parte per i

-vafi fanguigni dentro qualche gan-

glio , ne irrita di quando in quan-

do irregolatamente i tendini nervofi

.

Succedono i’ altre, ogni qual volta ilP »

predetto umore crefce ivi di copia o di

grofiezza , fenza però che fe ne fcemi
f acrimonia •, ficchè inceffantemente

irrita i medefimi tendini. E. certamente
-in tanti cadaveri di donne ifteriche ,.

che dopo tali moti convullivi a lunghe
perpetue convulfioni Ibggiacquero ,

trovò l’autore que’ganglj che alle parti

convulfe corrifpondevano, e piu gonfj,

,e ricoperti d’idatidi, che non dubita
jnolto, che in altri fbmiglianti cadaveri
debba fempre offervarfi lo flefl'o. Final-

mente accadono quelle paralifie, quan-
douna materia eterogenea o. diventata
lenta per lunga dimora , chiude le ftra-

dc che da’gangl) efcon fuori , come per
lo piu accade ne’decrepiti, o mefcolata
con corpicciuoli aftringenti f il che può

ancor»
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aurora accadere ne’giovanij tenace e
gUilinofa diviene , onde poi chiudendo
in parte i meati egli interftizj degan-
glj , e in parte premendoli

, rende piu o
meno inabile alle dovute contrazio-

ni la loro macchina mufcolofa .

p.iiS.
Apporta in quello propofito una

*' Tua medica oflervazione , e felice cu-
ra in una nobile giovanetta , forpre-

fa dalla perdita del folo moto in tut-

ta la deftra cofcia e gamica
, fenza

veruna ofFefa del capo o della mi-
dolla fpinale; e guarita da lui (quan-
tunque tutt’ altro e della fede del

male e de’ rimedi lèntiffero gli altri

medici ) con la fola doccia d’acqua
minerale fulfurea

,
praticata fopra il

luogo, aH’oftrutto ganglio corrifpon-

dente. Ma quella e altre colè dalla

neceflaria nollra brevità ommeffe 0|
leggermente indicate , appartenent
alla pratica medica , e per quell e
due difièrtazioni fparlè dall’autore,

con maggior frutto legger fi potran-

no nelle medefime . Così ancora le

cinque belle e affai chiare figure ,

polle in fine di quelle , con le loro

efatte fpiegazioni ,
meglio ferviranno

fare intendere tutto ciò che della

:notomia della vena
_
fcompagnata e

de’ gangli abbiamo in quello rillret-

: ... to
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.to bensì diligentemente accennato ,

ma che lo fteflb autore pero non
credette dì potere abbaftanza elprì-

mere fenza Fajuto d’effe figure.

ARTICOLO VIIL

Rerum Italkarum Scriptores eh anno £ye
chTìftimu quìngentefimo ad milk/mum*
qiiingcntefimum , quorum potijfirma par3>

71U71C primum- in lucem proàit ex Am^
hrofim& 5 E/tenfis^ aliarumque ìnfignium

bibliothecarum codicibus . Ludovicus
Antonius Muratoriiìs , Strenifs, Dtt--

cis Mutine bibliothec£Pr£feiÌHs y coE
Icgity ordiìiavit > & prsfcctionibus au*

.
xit • nonnullosipfe y alios veroì^A^àìo^

lanenfes Palatini Socir, ad M/iorum
codicum fidem exa^ios y fnmmoque
bore ac diligeniia cafiigatos y variis

Bmiìhus & notis , tam editis veterum

eruditorum
5 quarn novijjimis auxere ..

Additis y ad. plenius operis & univerfs^

italica hillorÌ£ ornamentum^ novista-

, hulis geographicis. y & variis Langa^

. bard&rum Aegum , Imperatorum , alio-

rumque Prmeipum diplomatìhus , qw£:

ah ipfis autographìs deferibere lkuit \
i . vd n%ne primum vulgatis y-vcl emen^

. datis^
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datis

,
necmn antiquo cbaraElenmfpe~

cimine
, & figuris &neis : ctm indice

locupletijjìmo . Tcmus primus . Medio-

leni, ex typcgraphia Societatis Valati-

ti£ ^ Ì7i Ji.egia Curia-) 1723. in fogl.

gr. pagg. SII. fenza le prefazioni

unìverfali a tutta l’opera, e fenza

l’indice delle cofe notabili , con va-

rie tavole in rame.

G ià nel tomo precedente , a car-

te 386. aboiam dato un com-
pendio delle prefazioni univerlalide’

Sigg. Muratori e Argelati , le quali fi

leggono nel principio di quello primo
volume, e le quali precedentemente
a parte ,

i chiariflimi editori avean
pubblicate , acciocché il mondo let-

terato avefle una previa informazio-

ne , e generale di tutta la grand’ope-

ra intorno alla quale vanno lode-

volmente affaticando , e particolare

de’ due primi tomi che di là a poco
doveano ufcire.

A quelle due prefazioni i fuddetti

editori , che col nome di Sodi Palati-

ìli fi manifeftano
, perfone

, per lu-

llro o d’antichilfima nobiltà o di non
comune letteratura , tutte riguarde-

voli
, fanno fuccedere un’efattilfima

’Tavolageografica , dove ci rapprelèntan

rim-
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rùnmagine della noftra Itajia, quale
anticamente eli’ era , in tempo che
già invecchiava l’imperio di Roma,
riferbandofi di darne a luogo proprio

due altre fimili; l una della fteffa pro-

vincia
,
qual era , durante il regno de

’

Langobardi; l’altra qual è nel feco-

le prefente, in cui, fotte ’I governo
giuftiifimo e clementifllmo de’ Princi-

pi che la governano , può chiamarli

fortunatiffima
.
Qiiali diligenze abbia-

no tifate, per dare quella tavola più

purgata che mai li può di que’falli

non sì pochi nè sì lievi, ne’ quali fo-

no incorfi que’ geografi che fino ad
ora ci hanno data la defcrizione di

quella provincia, eglino fieli! efpon-
gono nella loro prefazione , a cui noi

rimettiamo il noflro leggitore

.

. I. Occupa in quello volume il pri- p.

mo luogo r Ifioria Nlifcclla. II Sig.

Muratori , nella prefazione -che vi pre-

mette , fa vedere, contrai fentimen-
.to d’alcuni

, per altro dotti autori ,

che non Paolo Diacono , non Ariaftafio

Bibliotecario
, non Teofane furono i

compilatori di quella Ifioria
;
ma fu

uno fcrittore incerto , o quelli fiafi

Landolfo Sagace , ovvero un Paolo Dia-

cono
y diverfo dall’inligne floriografb

delle cofe de’Langobardi , o piu to-
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fto un Giovanili Diacono , che per avi-

ventura è quel medefimo di cui ab-
biam la vita di fan Gregorio il grande,
come certuni affermano fu fautorità
di qualche codice a penna . Aggiu*
gne , che chiunque ei fu fautore del-

la Mifcella , egli per certo la compilò
delle narrazioni di fcrittori divertì ,

cioè d’Eutropio, di Floro ^ Svetonio,

Vittore , Eufebio , Rufino , Orofio

,

Giordane , e d’altri ; di alcuni de’

quali allora per anche fuffiftevano i

libri, che a’noftri tempi fono infeli-

cemente perduti. Dal che chiaramen-

te poffiam comprendere e la dignità

dell’Iftoria prefènte e l’utilità

.

Viene appreflb un avvifo al letto-^

ye ,
in cui narrali , che la Mifcella fu

collazionata con cinque codici mff.

membranacei che ferbantì nelfAm-
brofiana , di notabile antichità , e

principalmente con quello che appa-
rifce il piu antico , del cui carattere

ancora qui fè ne dà un faggio , in una
tavola a bulino . E in quello codi»

ce fcorgefi di quando in quando nian-

c ar cofe le quali fi leggono negli efem-
plari dati alla ftampa,, e quelle cofe

qui fi hanno in carattere corfivo , là

dove in carattere tondo fi è imprefso

il rimanente dell Uloria . Dall’altro

canto
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canto trovandoli nel mf colè che

mancano neMibri ftampati, quelle fi

pongon nelle note , che fono polle a

piè di cialcheduna facciata , nelle

quali note lìmilmente abbiamo leva-

rie lezioni prefe tanto da" codici a
penna, quanto dalle varie iniprelfiq-

ni dello ìlefib libro ; il quale princi-

palmente s’ è lavorato fu l’ edizioni

calligatiffime Arrigo Canifio e di Giet-

vo Gruferò

.

II. Appreflb viene una breve

ta ( Additamentum ) di Landolfo Saga-

ce alla Mifcella , la quale or la prima
volta è pubblicata

,
prela dal lopral-

lodato codice Ambrolìano.
- III. Anche àt\VlJìoriagotika^ìGìor’•^'^^^•

àanC) che qui occupa il fecondò luo-
go, fi è fatto il rifcontro fu un codi-

ce molto antico delfAmbrolìana, per
'

opera del Sig. Giu/eppe-antonio Sajp ,

bibliotecario della medefima ; e de"

caratteri di quello codice altresì , nel

principio , fe ne ha il faggio ,
inta-

gliato fu una tavola in rame. L’edi- •

zione prelènte però s" è fatta fu quel-

la che nel 1679. inRohan, fral Ope-
re di Caflìodoro

, pubblicò il P. Gio-

vanni Garello , della Gongregazion dì

fan Mauro : e a quella s’ è unita altra

Iltoria dello Itefio autore , de r€gn<y-

Tum
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rum fuccejjione Premettefi la prefazio'-

i

ne del Sig. Muratori , dove fi danno i

molte notizie , sì dell'autore , che
di quelle fue opere, e lor varie edi-

zioni .

pi' 3- ly 5 j cjj jj terzo luogo a’ quattro
libri di Procopio , contenenti la guerra

de’ Gotti , combattuti e vinti da Be-
lifark). Il Sig. Muratori nella prefa-

zione , rende ragione , perchè , fra

gli fcrittori Italiani, llafi dato luogo

a quello flraniero
; elpone brevemente

il contenuto di quella illoria ; dà mol-
te notizie sì dell’autore, che delle va-

rie edizioni delle cofe fue , come an-
che delle fue verfioni; e adduce le ra-

gioni per le quali s’ è attenuto a quel-

la del P. Claudio Maltreto , della Com-
pagnia di Gefu . Apprelfolìha ilvo-

^^^° cabolario delle voci gottiche , vanda-
liche , e langobardiche , con la loro

fpiegazione, che dato avea Vgcìie Gra-

zio , iiella fua edizione dello llefib au-

tore .

P-379 V. Le flefle ragioni hanno indotto

i Sigg. Editori Palativi a inferir nella

prefente raccolta \’ IJloria d’ Agazia ,

non già però tutta intera, ma fce-

gliendo que' foli luoghi , ne’ quali ,

continuando Procopio
, narranfi le guer-

re de’Gotti nel! Italia
,
per opera prin-

cipal-
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cipalmente di Narfete , fino aU’eftin-

zione del loro regno

.

VI. Ultima di quella raccolta è l’p.jg

Iflcria di Paolo Diacono, delle gejla de'

Lar.gchardi. Ella è preceduta da due
prefazioni. La prima è del Sig. Mu-
ratori

,
il quale con la folita fina eru-

dizione
, fa note molte cofe appartcr

nenti alla perfona di quell’ ifiorico ,

alla fila vita, alle cofe da lui fcritte,

e principalmente difeorre fu la pre-

fente iftoria, e fu le fue varie impref-
fieni. Moftra in ultimo luogo, l’iflo-

ria di Paolo terminare in quelle paro-
le Francorum Avarumque pacem cujlo-

dicns •

e che il frammento , il quale fu
poi pubblicato da Federigo Lhidenbro-

gio, non è del nollro autore , ma d’

altro affatto diverfb
;
e ciò con l’ au-

torità di piu critici eruditi e con la

ragione comprova

.

L’altra prefazione è del Sig. Orario

Biancòi, Romano
, in cui fa conofee-

re la fua diligenza nel collazionare

quefto iflorico fu due molto antichi

tefti a penna , l’uno efiftente nelfAm-
brofiana

, e l’altro nell’archivio della

chiefa di Monza , della fcrittura de’

quali anche ci dà il faggio fu una ta-

vola in rame . E qui egli loda l’ ope-

ra affidua in quelle collazioni prelta-
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tagli dal Sig. Filippo Argelati . Vera-i

iTiente non è sì tenue il merito del Sig.

Bianchi nell’edizion prefente, la qua-
le ha illuftrata e arricchita di ottime
note e varie lezioni, prefe da’due co-

dici Ibpraddetti , e dall’edizione an-

cora del Lvidenbrogio , della quale

per altro fi è fervito , come d’ efem-
plare

.

Opera eziandio de! Sig. Bianchi è

un catalogo cronologico de’ Re Lan-
p.402.gobardi , molto utile per ben diflin-

guer la lèrie de’ tempi nella fuddet-
ta irtoria : al che dice d’eflere flato in-

coraggito da’Sigg. Conte Carlo Archin-

to e Marchefè Feoioro-aleffandrò Tri-
vulr.io, i quali non meno con l’autorità

loro , che con l’erudizione grandemen-
te promuovon 1’ edizione di quella

grande raccolta

.

§. 2.

R.erum Italicanm Scriptoresj ec. To-
mus fecwidus . pagg. 576. fenza le pre-

fazioni e gl’ indici , con piu tavole in

rame

.

j
I. AI fecondo tomo fidàcomincia-

’ mento col Bontificak o fieno le Vite

de' Pontéfici /Ravennati
-y

di Agnello. Di
quefl’operae dell’autorfuo nulla noi

dire-
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diremo , dopo ciò che s’è detto ne’tomi
I-óg. II. 35O. nulla eziandio del primo
fuo chiariflimo editore, Padre Abate
Baccbini

, di cui molto s’ è parlato nel
precedente tomo XXXIV. 295. e mol-
to ancora nel prelènte tomo noi par-
leremo , air articolo XIV. num.
II. Alla tefta dì quell’ opera pregia-
tifllma premette al folito il Sig. M«-
ratorì la Aia prefazione , dove

, dopo
molte altre notizie date , e deH’auto-
re di queft’ opera e del Aio primo e-
ditore , narra d’ averla egli nuova-
mente rilconftrata fu’l codice Eftenlè,
€ d’ avervi corretto qualche errore
che v’era fcorlò , e reAituite alcune
poche colè che vi A defideravan nell’

edizione primiera
, per la troppa fret

ta e trafcuranza del copifta

.

. II. Quafi appendice ad Agnello A:
Al feguire una Bolla di Pafqmle /. à
Petronace , Vefcovo di R.avenna . Di que-
fto documento ne hanno il merito i

Sigg .JcaV Palatini^ del quale ne rendon
conto nella prefazione al medeAmo

,

moftrandone l’antichità, il pregio, e
dandone al Ailito un faggio de’carat-
teri. L’originale, in papiro egiziaco,
ferbaA nella biblioteca degli Arcive-
fcGvi di Ravenna

; ma in piu luoghi
fc parole Coip ftate rblè dal tempo e

affiiftc

M2C
I.ec
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affatto fcancellate. Nell’ Ambrofiana.
fe ne ferba una copia in carta comu-
ne, unta d’olio , e della ftefla gran-,

dezza ; i! che indica l’accuratezza del

copilfa
, il quale , fbvrappoffa la car-

ta fu lo fteflb originale , così efatta-

mcnte Io trafc riffe . Qiieifa copia ef-

fere di qualche antichità può conghiet-

turarfi , sì dal vedere fmarrito in qual-

che luogo l’inchioftro , reftando fola-

mente i folchi fattivi dalla corrofion

del medeflmo
; sì perchè nella copia

non offervandofì le lacune^ che ora
difforman l’originale , egli è fegno
che quelle non v’ erano , quando la

fteffa fu fatta. Qui abbiamo la Bol-

la in due colonne; nelfuna
,
qual è

nella copia delI’Ambrofiana; nell’al-

tra, qual fu divolgata dal Roffi nel-

l’Iftoria di Ravenna : ma nella pri-

ma , che è in carattere tondo , è im-
preffa con la Ifeffa ortogrofia con cui ^

leggefi nel tefto Ambrofiano e le

lacune con carattere corfivo vi fon

fupplite . La medefima , da’ fuoi edi-

tori , di offervazioni e di note molto
erudite vien corredata

.

III. In terzo luogo abbiamo la rac-
^* colta di molti fcrittoii antichi delle

cofe della provincia di Benevento , che

in oggi viene a coftituire una gran
parte
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parte del regno Napoletano . Furon
quelli primamente raccolti e divolgai-

ti dal Padre Aiito7no Caracciolo^ Chcr
rico regolare, epoìddLCammilloPelle-^

grillo il giovane , che anche gli emerf-

dò e illultrò di note. Non però luti-

ti fi danno in quello tomo ; perchè
que’che coftituifcono la feconda para-

te, fi avranno piu innanzi, a luogo
piu proprio , nel tomo quinto . Al-
tre notizie di quelli opufcoli e de’

loro collettori , dal foprallodato Sig.

Muratori -y nella prefazione ci Ibno
date

.

IV. Merita anche d’effer Ietta Iap.345-

prefazione che il Sig. Muratori pre-"

mette all’ Epitome delle Cronache caft-

nefi^ opera attribuita a un Anaflafio Bi^

hliotecario , che però è diverfo da
quello dello ItelTo nome, che volgar-

mente fi fa autore dell’iqfigne antica

raccolta delle Vite de’ Pontefici . E
perchè narra il cronifta in quella fua

epitome la traslazione delle reliquie

de’ fanti Benedetto e Scolallica in I- ‘

talia e in Monte-cafino , il che da;’

monaci Francefi vien ne’:ato , fi là

l’editore dottamente a difaminarc le

ragioni dell’una e l’altra parte di que-
lla famofa controverfia , in guila pe-

rò che a niuna moltra di djir favo-

Tomo X]iXV. K re-
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revole il fuo voto

.
Quefta opera è

tratta da un tefto a penna, eliftente

«ella libreria de’Padri Benedettini di

fan G’iorg^io maggiore di quefta cit-

tà , e. fu una volta dell’Abate Goftan-
tino Gaetano , perfona molto erudi-

ta e la quale da per tutto avea
raccolto pregevoli monumenti per
illuftrare l’iftoria di fua religióne.

V. Viene appreflb il Pami;ir/co del
‘ poeta anonimo delle lodi di Berenga-
rio Augufto

,
quale in prima da Adria-

no Vale/io , e poi da Guglielmo-^odefri-

do Leibnizio fu pubblicato e illuftra-

to di note . Leggefi anche qui la pre-

fazione del Sig. Mutatori , dove fi fa

vedere il tempo in cui principiò a re-

gnare Berengario, ela'ftima che dee
farli di quello poema . Nel fine s’è

aggiunta un’efàtta cronologia delle co-

fedi Berengario, narrate in quel Pa-
negirico, per maggiore chiarezza del

tnedefimo

.

VI. In fefto luogo i Sigg. Palatini :

° Socj danno due ftimabiliffimi, e non
mai fin ora pubblicati documenti

;
:

cioè gli Atti del Sinodo TkiiienfefperV

elezione o confermazion di Widone '

in Re d’Italia, e un Diploma o Pre-

radore a favor del móoaftero di fati-
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ta Maria Teodota dì Pavia . Il prì>-

nio documento è prefo da un efem-
plare me^ribranaceo antico che (erba-

fi nell’archivio del monaftero di faa
Colombano dì Bobio ; l’altro fèrbaii

originale nell’ archivio del fuddetto
monaftero di Tanta Maria Teodota.De’
caratteri dell’ uno e l’altro Te n’haif
faggio fcolpito in una gran tavolala
rame

, e di lotto il figlilo di piombo
che al diploma fta appefo . Merita d’
effer letta la prefazione degli editOr
ri, dove fra l’altrecofe, molto eru-
ditamente difcorrono intorno al tem-
po della morte di Cario il- Graffo ,

e agli anni dell’ regno e deH’imperb
di Widone e dì Berengario

.

VII. Erudita affai è la prefazione^
che il Sig. Muratori fa alle cofe di'

jLiutpran^-y che qui tengono il ìetti-

mo luogo. Moftra lui eìlère Italiano
dì nafcita , di parenti Langobardì ;

ed efl'ere il medefimo che fcrìffe l’Ifto-

ria R.erim ab Europe Imperatorìbui
ac Kegibus geftarum , dove s’ intitola
Levita 0 Diacono delia chiefa Dicinen-
fe ; e che, col titolo di di Cre-
mona , narra le cofe da fe fatte in Co-
ftantiiwpolì

, allorché vi fu inviato
Ambafeiadore a Niceforo Foca da'
due Ottoni , padre e figliuolo , Imy

K 2 pera-
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peradori. Prova fol queftedue elTerè

opere dXLÌHtpràndo \ e qualunque aK
tre iftorie pubblicate finora col fuo
nome, eflere impofture. Qiiiinoltré

iì vede il tempo in cui lo Iteflb fiorì,

e in cui fu Vefcovo di Cremona, ob
tre ad alcune altre particolarità della

fua vita . In fine fi producono due
carte prefè dall’archivio de’ Canonici
di Cremona, l una della permuta di

alcune terre fra Vefcovo
di quella città , e un certo Vaolo ne-

fofhiatore : l’altra di altra permuta ^

fra lo fteffo Vefcovo e un tal Conte
'SRìfreào'. dall’una e l’altra delle quali

fi vede che Ottone IL principiò a in-

titolarli Re d’Italia allorché Ottonò
I. fuo padre, alTunfe il titolo d’Impe-
radore. Appreflb l’iftoria di queltò

gc^..tore il Sig. Muratori ha polle alcu-
^

’ne giudiciofe Emenia%imi della mede-
_ fima. S’è fatta l’edizione della

''%ient a Niceforo Foca , fovra quella

di Arrigo Cavijìo ', nè vi fi fon trala-i.

fciate le note di quel gran critico .
'

Vili; QXi Annali Bertmiatii chequi:
(Janno in ultimo luogo , Ibn così det- '

ti
,
perchè furon tratti da un fello a

‘

penna efillente nel moiw.llero di Si-

thieu ovvero di fan Bertino : e comin*

cian la loro narrazione dal tempo ki

i -- cui
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c«i Carlomanno e Pippino
,
dopo

morte di Carlo Martello , loro padre»

prelèro il governo del regno di Fram
eia; e la conducono fino all’anno 882,

A quelli s’è aggiunta la continuazio,

ne d’altro fcrittore, fino all’anno goo»

il Sig. Muratori h^a prefcelti quelli

fcrittori , da molti a(tri che inferiron,

Mctrqmrdo Frehero nt^ÀrAmwli di Fui--

da , e Andrea Du-Cbefne nel tomo IL

del!’7y?om de Franchi-^ perchè quelli,

piu d’ogni altro fcrittore dique’temr
pi , fi diffondono in narrare le cof@

d’Italia. Per altro la penuria di fcrit-

tori Italiani l’ha obbligato a ricorrere

a quelli dug anonimi Itranieri : ilchg

piu non fi farà qmando fi avranno i;i

qualche copia illorici delle cofe no-

llre, e nati fra noi nell’Italia . E quelle

cofe piu dillefamente fi leggono nella

prefazione che quel dotto Signore fe-

ce a gli annali fopraddeti.

ApprelTo a quelli due volumi de-
gli i fcrittori delle cofe Italiane , già

divulgate , Hanno per ufeire altri due,
che dalle perfone intendenti e aman-,

ti dell’erudizione antica fi defideranq

e con impazienza s’attendono ; e a
qpeiti le ne faranno piu altri , di tem-
po in tpmpo, fuccedere . Sembra che
qualche perfona dozzinale

,
per fuo,

i., K 3 corto
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corto intendimento , non faccia tut-

ta quella ftima che a tale opera fi rf-

chiede
; quafichè chi fi mette a fa-

re di fimili raccòlte, poco vi favori

con l’ingegno, ma fòl v’impieghi li-

na materiale fatica , e <li fchiena ,

come fuol dirli . Ma le perfòne dì
lènno e di giudiciò ben conoicond ,

che sì fatti raccoglitori alfa lettera-

ria repubblica prefiano un beneficio

fingolare . Sol chi per efperìenza lo

conofce
,
può dire , quaf fatica ri-

éhieggafi ad unire ,
quaf giudiciò a

feegliere
, qual pazienza a formare

un sì gran corpo
,
qual eflere dee il

prefente , che verrà , può dirli ^ a
formare un’intera biblioteca per gli

ftudiofi. Non è poi opera d’ingégno

Sì tenue nè di mente sì comunale T
aggiugnervi prefazioni e note , che
ifluftrin le colè che fi danno al pub-
blico . Oltre di che non sì piccìola

è la lode di chi dà alla luoe colè

finora inedite , delle quali può dirli

che egli diviene come un fecondo pa-

dre . Non molte per verità fon le cq-

fe che per la prima volta ne’due pri-

mi tomi fono fiate impreflè’, ttia fa-

ranno moltilfime quelle che fi pro-

mulgheranno ne’ tornì fuffeguenti , le

qiualij fé ot travato non aveflèro un
chia-
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chiariflìmo editore , miferamente per

avventura farebberfi perite in quel-

le tenebre , dove fepolte li giacque-

ro fino al prefente . Hanno conofciu-

te quelle verità i primi uomini del-

la letteratura, il Baluzio, il Mabil-
lone , e altri Padri della congrega-

zione di fan Mauro , il Gotelerio , il

Leibnizio, il Labbe , e cent’ altri; e
ora , a beneficio e a gloria deila no-

Jlra Italia
,

il Sig. Muratori ei Sigg.

Editori Milanefi , chkiramente le co-

nofcono ; e vogliam credere che le

faran conofcere a chiunque fembra
che diverfamente fiane perfuafo

.

; ARTICOLO ,IX.

Rimatori Italiani , ultimamente
patiy le cui opere fono citate nel gran

, VocaholariQ degli Accademici della

.
Cru/ca .

(J. 3.

La divina Commedia dì Dante li-
ghie ri , Nobile Fiorentino

, ridot-

ta a miglior ley^ione dagli Accademici
della Crufea , feconda imprejfone , e-c-

crefeiuta degli argomenti y allegorie y e

/piega de’ vocaboli ofeuri^ . Dedicata

K 4 al
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al Dottor Sig.’Tommafo Farina ) Av-
vocato Napoletaho . In Napoli nella

jiamperia di Francefco Daino , 1716 .

itt 1 2. pagg.5 70. fenza fé prefazioni.

Continuazione dell’ articolo Vili,
del tomo XXXII. del noftro Gior-
nale .

I
L rinvenire quante volte fin ora
fiali impreffo quello fingolare poe-

ma, e quale fiane Hata la fua prima
ìmpreflìone , noi non giudichiamo sì

agevole imprefa i e di quella vogliam
fefciare la gloria a perfone di non p>o-

ca erudizione, le quali hanno già in

ciò lodevolmente pollo mano . Sol noi,

affermiamo , che chi fi è aflunta di fa-

re r edizione da noi qui riferita , chia-

mandola feconda imprejfene , non inte-

lè già-d’ alferire , che anteriormente a
quella un’altra fola ve n’abbia

; ma lo-

lamente che quella è la fecoìida impref-

fiene della Commedia di Dante , ri-

dotta a miglior lezione dagli Accade-
mici della Crufca ; e di cui la prima

imprejfcrìe fu quella che con lo lleflb

titolo ufcì fin l’anno iSQS- in Firen-

ze, per Domenico Manzani, in 8. E
con favio configlio l’editor s’ è propo-
fla per cfemplare l’edizion fiorenti-

na, come quella che meritamente fin

ora
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ora tiene la preminenza fopra tutte

l’altre ; sì perchè ne riportò l’appror

vazione di que’valentuomini che comr
pilarono il gran Vocabolario ,

detto

degli Accademici della Cnifca ;
sì per?

chè quella fioritilfimaragunanzad’al-

lora tutta impiegofli per fare
,
che el-

la per quanto a cofe umane fi con-

cede , ufciffe in ogni fua parte per-

fetta e compiuta; e sì anche perchè
ha prefazioni utiliffime alfulb di qud4
l’ ottima edizione ,

e alle quali ifa af-j

fiffo il chiariffim j nome di Bqftiana

deRofi
^i
che nell’ accademia fuddet-

ta , in cui lodevolmente foftenne il

titolo di fegretario , fi fe nomare l’/«-
'

ferigno. .

Noi dell’edizione fiorentina ftimiain
bene il dare una alquanto efatta pre-»

via notizia, acciocché, qual fiane il

pregio della napoletana ,
' quindi poflìi

ognuno facilmente.comprendere . Ivi

la dedicazione è fatta da ^aftiano de’

Roffi a Luca Torrigìani
,

eflo pure/
accademico delja Crufca

. Llla è bre-,

ve, ma adattata, e al,letterato che,

la fa e al letterato a cui è.fatta . Noi.
qui ne trafcrivìam quella parte , che
al proponimento noftro s’ afpetta .7

„ Eflendofi , corne fapete
,
corretto, «

dall’Accademia della- Crufca, de llaj „
K 5 qua-



ì26 Giork. m’’ Letterati
jj ^uafe voi flètè parte , il divin poema

di Dante, edaeffa di molte poftille

ornato , ed in correggendolo dichia-
” ratone di molti luoghi difficili, amo
’’ come lègretario

,
per ifpezial grazia,

” ha ella fatto di quella fua fatica li-

’’ bere dono
, perch’ io ne difponga a

’’ mìo libero lènno . Onde io potendo-
” ne far , come di mio proprio

, la de*
n dico a voi, e per le cagioni dette di
3j Ibpra , e perchè mi par convenevole,

,, cnequella opera li rimanga nella fua

5, cala , ahègnandoleli entro maffima-

„ mente llanza sì comoda , come è il

colfocarla in voi. “

Segue la prefazione , in cui il me*
delimo li manifella col nome accade-
mico dello. Inferigm Quivi, effo ren-

de ragione , perchè da IfAccademia
fiali ìmprelà quella fatica : ed è ,
Bnperciocchè avendo effa allor per le

mani la grand’opera del Vocabola-
rio , dì cui quello poema è la parte

migliore j e dall’ altro, canta veggen-

dolo da’copEitori , dalle llampe, e

da’^ comentatori lleffi così lacero e

maltrattato , che poco, fe ne poteva
in detta opera acconciamente fervi-

le ,
primo di tutto volle provarli ,

correg^ndolo, e, per quanto potea,

rellituendolo alla fua veta lezione ,

di
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di famrlo delle fue piaghe . A tal fine

fi fervi primieramente dell’ edizione

di Aldo del 1502. Ma perle corre-

zioni che vi fece , e par le varie le-

zioni, ricorfe a ben cinquanta tefti

a penna, allor efiftenti appreflb a di-

verfi letterati Fiorentini , oltre ad al-

tri tefti , intorno a quaranta .,
(a) che

ferbavanfi.neir infigne libreria di fan

Lorenzo in Firenze.

,
Quindi aggiungono gli Accademici

brevemente la \oto opinione intorno al

tempo del viaggio di Dante ; e difègna-

to , in una tavola in rame , ci danno
il Profilo ,pianta , e mifure dell' inforna

di Dante fecondo la àefcrèuone d’Antonia

Manetti Fiorentino : la qual defcrizio-

ne da Girolamo Benivieni fu pubbli-

cata in un libretto in 8. con quefto
titolo ; Dialogo circa il fito sforma , &
mifure dell' inferno di Dante Alighieri

poeta excellentijftmo , ftampato, da per
fe, per quanto apparifce, da’Giunti
di Firenze j ed unitamente con la

Conaniedia, muna affai vaga edizio-

K 6 ne

(a) Il Sig. Arciprete Crefcimbeni, nell’Ido-

ria della volgar poefia , imprefllone fe-

conda , a carte 296. di tati m/T. afferma

d’avere notizia , che nella fola librerìa di

}.Loren\o di Strenne ve ne fané TREN-
TA .
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'ile con quello titolo ; Commedia ^
'Dante infieme con uno dialogo circa il

fito forma & mifure dello inferno:, do’l

ve, nel fine, fi legge : Imprejfo in Fi'.

ren%e per opera & fpefa di Filippo di

Giunta Fiorentino gli armi della fallii

L

fera incarnetione M. D. XVI. a di XIS.

'dagofio in 8.
'

Ma tornando alledizion polleriore

di Firenze , fu ella veramente fatta

con caratteri non molto buoni
,
e in

carta niente migliore. Anzi là ftelfa

correzione non eflervi 'molo èfattà

ci dà a divedere una lunga tavola di

fèi facce, dove fi ha il regiftro degli

errori che fono feorfi per entro il té-*

ilo . Nell’ uno e l’ altro màrgine fi

veggon dell; poftifle nel margine di

fuori fi fono mefle le parole c he in

prima leggevanfi nell’edizione Aldina,

e che in quella
, con l’ ajuto de’ mk

glior tefli a penna , fono 11 ate cor-

rette: nel margineinteriore fi hanno
alcune varie lezioni ,

feelte da molti

codici . Mà óltre a quelle, qua e la^

principalmente nel Paradifo , vi fono

alcune poftille legnate con l’ailerifco,

che dichiaran brevemente quel pali

^0 • Dopo , di tutto fu porta una ta-

.v,ola efatta , dove ,
per via di nuipe-

rì fi .additano i tefti a penna donde
furo»
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furon prefe le fiiddette varie lezioni

.

E quelle cofe a noi è parato di breve-

mente accennare , acciocché tbrman-
dofi qualche idea dell’edizion prima
•dell’ accademia della Crufca , indi li

•poffa piu agevolmente comprendere
il pregio deli’ edizione prelente , a
!cui la llella ha fervito d’efemplare..

Pare, che dell edizione prefente dì

Napoli fi fcemi alquanto il pregio per

mancanza di cofe che precedono l’e-

dizion fiorentina , e che per confe-

guenza vie piu defiderabile la rende-

ranno agli Itudiofi del bel dire e ver-

ileggiare tofcano ; imperocché qui fi

defidera la lettera al Torrigiani ,
e a

pena fi legge una porzione della pre-

fazione dell’Inferigno, in cui fi porge
notizia delle pollille che nel margine
del tello fono fiate aggiunte . Forfe
ancora non é sì lieve difetto , l’ ef-

fèrfi qui ommefla la tavola eie’ no-

mi de’ tefti per via di numeri , da*
quali furon, prefe le varie lezioni .

Qiielle giunte poi che qui fi fono fat-

te d’argomenti e d’ allegor-ie nel prin-

cipio d’ogni canto , e d’annotazioni &
fpiegàzionid’ofcuri vocaboli nel fine,

feinno che dagli ftudiofi abbiali a re-

ftare con obbligazione non picciola

all’editor diligente
,
per cui opera s’è

. v.i fatta
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fatta quefta riftampa ; imperocché
altrimenti a lor bifognerebbe andarne
in traccia per l’ edizioni Venete del

Giolito e d’altri, o di quelle di Lio-
ne del Rovinio , delle quali il Sanfb-
vino e’I Dolce hanno la benemeren-
za . Affai maggiore tjtftavia è l’ ob-
bligazione che allo fteffo editore ha il

pubblico, per la molta accuratezza
da lui ufata , acciocché niente qui s’a-

veffe a defiderare in ciò che alla cor-

rezione s’appartiene : così anche lo

ftampatore dal canto fuo aveffe fatto,

che in opera di tanto pregio miglior
caratteri e miglior carta impiegata fi

foffe . Ma di ciò baffi il detto fin qui

.

L’edizion di queffo poema porge
a noi motivo di fciogliere

,
per quan-

to a noffre deboli forze fia permeffo,

un nodo , forfè piu intrigato che tal-

un non fi crede , nè sì facile a rinve-

nirne il capo; cioè del tempo preci-

fo della nafcita di Dante . E a fare

ciò n’ avemmo anche qualche (pin-

ta fin da quando ci fiamo fatti a ri-

ferire nel tomo XIX. all’articolo IX.
il libro del P. D. Innocenzio Barcel-

lini , intitolato filologiche , ec.

dove quell’ottimo religiolb venne a
featenziare che fia una veritàprobabi-

le , il dire , che quel poeta fia nato,

non
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non nel 1255. ma nel i 23 o. e vuole
che per tale abbracciata fra quella fiia

fèntenza ,
non già perchè prohahil ve-

rta ella fta in fe , ma perchè a eflb

torna in acconcio, che ella tenuta fia

per tale . Fondali egli fu l’autorità

di Griftoforo Landino , di certa edi-

zione da fe pofleduta , il quale nella

vita di Dante ,
premefla dallo fteffo

al lùo: comento fopra la commedia di

quel poeta , narra lui efler nato Van-

no MCCLX. ejfendo PapaCkmente quar-

to . E per dire vero, in tutte le piu

vecchie edizioni di quella grand’ope-
ra fempre , collantemente così li leg-

ge
;
nè pur efcludendo la prima cele-

turatiflima di Firenze
,
per Niccolò di

LorenoM della Magna , ufcita adì XXX.
d' apjlo . M CC. LXXXL tuttoché
polcia nelle piu recenti , dove per ope-

ra di Francefco Sanfovino( c ) , fi pub-
blicò. lo: Itefib cemento del Landino
unito ad altro d’AlelTandro Vellutel-

k>, leggali /’aw?w MCCLXV. Anche
Bemardirìo Daniello

,
nella vita im-

preffa innanzi al fuo comento , alla

nafeita di Dante aflegna. Fanno 1 260.

e dopoi lui Lodovico. Dolce nell’ edi-

zioni fatte dal Giolito

.

Pure

^a) fn Vènei!a,per i Sefsa,g!i anni 1 564. 1 5jS

.

1536. ec.
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Pure jlafciati da un- canto quefti

due, e altri fe ve n’ha, o lor contem-
poranei o pofteriori , che tutti cer-

tamente bebhero a un medelimo fon-

te
j
ofiam di dire

,
che il luogo vec-

chio del Landino non va lènza erro-;

re, e che vuoili ritener lalezionedel

Sanlbvino , come la vera e la legitti-

ma , cioè r anno in cui nacque Dan-
te eflère flato , non il i zòo. ma il

12Ó5. come affermano altri flimatili

limi fcrittori della fua vita , che piu
innanzi noi citeremo . E ciò lo pi'o-

viamo con le parole flelfe del Lan-
dino , che nel luogo ftelfo narra , che
Dante nacque ,

fedendo Papa CLEr
MENTE (^ARTO . Avvegnaché
non fi ha , le non a fcorrere gli fcrit-

tori delle vite de’ Romani Pontefici e

dell’ illorie o annali della Chiefa , per
vedere , che nel 12Ó0. fedeva Papa.

ALESSANDRO IV.. eletto nel 1 254,
21. dicembre, e morto nelizói. 25. di

maggio \ che di poi dall’anno ftelfo
, irj

cui a’ 29 . agofto, fu Jedette Papa
URBANO IV. lino a’ 2. ottobre del

.1 264. e che CLEMENTE IV. fu elet-

to a’9. difebbrajo dell’anno apprelfoi

cioè del MCCLXV. e per tre anni e
piuSedette Papa , cioè fino a’zg.novem-
bre dell’anno 1268. Di mp4o che, fe

nacque
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nacque Dante > fedendo Papa CLE-
MENTE QUARTO , non v’ ha ri-

pugnanza veruna , che nafcefle nel

1265. ma veramente ve n ha, quan-
-do dicali che nel 1260. egli fia nato.

. Ma, lafciati altri fcrittori deliavi-

ta di quello chiarimmo poeta, veg-
giam ciò che tre ne dicono del tem-
po della fua nafcita , e Ibn tutti piu
del Landino antichi . Il primo fi è il

famofò Giovanni Boccaccio
,
fra le

cui opere una ve n’ha , che a niun’

altra di quante in volgir favella egli

dettò , cede in purità ed eleganza

.

Di quella h’abbiam vedute tre edi-

zioni : la prima è quella che fi ha,

unita al Comento attribuito a Ben-
venuto da Imola, impreffo perVen-
delino da Spira nel 1477. in fogl. La
•feconda fu fatta in Roma, perFran-
cefco Prifcianelè Fiorentino , nel 1544;
La terza in Firenze

,
apprelTo Bafto-

lommeo Sermartelli,che laRampò die-

troalla Vita nuova di Dante,nel 1576.

e queRe due edizioni fono in 8. Ol-
tre a queRe edizioni , tengono in lor

copiofe librerie in Firenze ,ilSig. Salvi-

no Salvini , Canonico della cattedrale

di Firenze, e ’l Sig. Antonfrancefco
Marmi , Cavaliere di fanto Stefano;

quegli un teRo a penna , che per pia

cir-
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circoftanze fi giudica fcritto del 1378.
o non molto dopo

; quelli un altro

,

fcritto , come nell’ultima pagina fi leg-

ge, per mano diPaolodiDucioTofi
da Fifa , nel 1420. a’ 14. d’ aprile . In
quelli due codici, oltre ad altre ope-
re, Ha la fuddetta vira , compilata dal
Boccaccio V e in amendue , ficcome
nell’ edizioni antedette , falvo qualche
leggieri varietà di parole, così fi leg-

ge : Nacqtie que/lofingiilarefplevdore ita-

lico nella nofira citta ( di Firenze ) ^ va-

cante il romano imperio }er la morte di

Federigo (II.) già detto
, negli anni del-

la fahiCifera incarnamione del R.e deltwii-

verfo 1265. SEDENDO URBANO
QUARTO, ec. Nè qui ripigli alcu-

no favoreggiatore dell’ antedetto Pa-
dre Barcellini , che qui vogliali leg-

gere, non 12Ó5. nel qual annofcde-
va , non Urbano ma Clemente ; ma piu

follo 1260. Imperocché noi a ciò ri-

fponderemo , che nè pure per tal ra-

gione può aflegnarfi la nafcita del no-

llro poeta a quell anno ,
in cui è cer-

to che Alejfandro fedeva , e non Urba-

no . Diremo noi dunque , che ’l Boc-
caccio , come per ficurilfime memo-
rie avea raccolto , affermò con tutta

verità , che }a nafcita di Dante av-

venne nel 1265. ma nel nominare il

Pòn-
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Pontefice che allor lèdeva , fi lafeiò

ingannare dal foprannome fteflo dì

QUARTO , che in quel torno tre

Pontefici portarono ,
l’ uno appreflb

r altro; e in vece àXClemente Urlano

fi la fciò cader della penna . Il lècon-

do fcrittore antico della vìl^dìDant-e

fi è un anonimo pubblicato da Jacopo
Corbinelli dietro alf opera latina del-

lo fteffo autore, intitolata De vulga,-

ri eloquentia libri duo
f tc. e flampata

Parijiis ) npud Io. Corion^ iii 8-

Ella fi:a a carte 81. ed è breve cofa :

così principia ; Nacque Dante in Fi-
renze l'anno della cri/liana fabete M. CC.
X.XV. Quella vita è preceduta da un
capitolo in . laude di Dante , feìma nome
dell' autore •asicFÌ , e che il Corbi-
«elli giudicò efier autore de' tempi di_

Dante ,

0

vicino a' tempifuoi . Comincia;
Ocme per dritta lìnea rocchio al fole ;

e dopo i due primi ternari, dice;
Franca COLONNA > horpoichetufeduxe
T>i crmandarmi^ e tc Z'Oglio ubbidire

.

Di g^uì noi conghietturiamo
,
quello

capitolo effere indiritto a Papa Mar-
tino V, di cala Colonna ; almen dal-
lo Itile apparifce quello efier opera
d’autore vivuto nel principio del fe-

colo quindicefimo
, non mai de'^tem-

pij, 0 vicino a tempi di Dante ^ Or qui
nel
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nel penultimo ternario così lìr

.NaCi^ue^ Vacante la ^ede y

Corrente il Tempo- a'*pròjperì annuali^
cb'" aniendue (^) CC. con LX. f Y .precede .

La terza fi è la Vita di Dante ,
fcrit-

ta da Lionardo , di cognome Bruni , e

che dalla patria porta il foprannome
d’Aretino. Quefta , unitamente con
la vita del Petr;irca , da un fuo mf.
pubblicò Giovanni Cinelli inPerugia;,

per gli eredi di Sebaltiano Zecchini
Tanno 1671. in 12. , Di poi Tannp;U3-
preflb

, parimente in 12. ufcì in Fi-

renze, alTin/ègna della ftella, epub-
blicolla Francefco Redi da altro fuo
mf Nell’ una e T altra edizione così,

con qualche varietà lieviflìma fi legge.

Nacque Debite nelli anni Domini 1265,

POCO DOPO LA TORNATA
DE’ GUELFI in Firenze fiati in efi-

lio per la /confitta di Montaperti . Quel-
la fconfitta( è ) avvenne il dì 4. (èt-

tembre 1260. e ’l di 23. dello fteflq

mefe ufeirono ( c ) i Guelfi di Firenze',

pè tor.:iaronvi,fè non dopo la vittoria

di Carlo d’Angiò riportata di Manfre-
di,

(a) Se qui avere poteflTer luogo le conghieti

ture , noi così leggeremmo quelverfo::J

CF a M due CG con L X e V precede . . 00
{bj G. Vili. Iib. Vl.c.So. \
(C; ivi . C. Si.
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,
accaduta il dì ultimo di febbra-

io dell’ anno 1265. come narrali da
Giovanni Villani (a), da Ricordanò
Malafpini (^ ^) ,

eda altri . Ma notili,

che quell’anno vuol prenderfi ah in-

carnatione , com’è ulb di Firenze e

d’altri luoghi della Tolcana, e chia-

ramente apparifce dalla ferie delle co-

fe , cheper gl’ iftoricifopraddetti fon

narrate : licchè tanto la vittoria di

Carlo
,
quanto le colè in que’ tempi

fegiiite , veramente all’ anno 1266.

appartengono

.

Confèguentemente a ciò
,
noi affer-

miamo , e pare a noi d’ aver chiara-

mente provato , che l’anno della na-

fcita di Dante non puòelfere il 1260.

ma fu l’anno 1265. ab mcarnatione s

in un giorno dopo la fconfitta dì Man-
fredi , cioè dopo r ultimo di febbra-

io ;
prima tuttavia della fella della

Nunziata, in cui da’ Fiorentini lì fuol

dare principio all’anno; vale a dire,

nel marzo dell’anno 1266. giufta il

computo piu comune.
Provafi Io fteffo con altro argomen-

to . A Dante cinquantafeì anni di vi-

ta lì affegnano . Il Landino : Fvii
V ultimo giorno di fua vita fANNO
LVI. della fua età ; l’ autor del ca-

pito-

(a)- 1. VII. C.9. (b) c. 8«.
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pitolo piu fòpra citato :

ClNQUANSfi,! SOLI fiette infra i mortali,

Qiiello però non fii if cìnqualiufimofc-

fio compiuto j ma cominciato, ever-
fo la metà ; e lo narra ii Boccaccio

,

nella vita , come leggefi nel tefto del

Sig. Gan. Salvini : Effendo ee,lygiaNEL
MEZZO O PRESSO DEL 56. SUO
ANNO ec. E però univerfalmente
affermali , la fua morte dopo la me-
tà deiranno 1321. effere avvenuta .

E di ciò noi qui addurremo le tefti-

monianze degli fcrittori pili antichi,

e a Dante piu vicini . Maeftro Gio-
vanni del Virgilio fuo contemporaneo
e amico , nell’epitaffio che in verfi

elegiaci gli fece , e che piu innanzi

noi daremo tutto intero :

MILLE TRECENTENIS TER SET-
TEM numinis ann^s ^

Giovanni VìMani, vivuto ne’medefi-

mi tempi , e che lo conobbe e usò
forfè con lui , così principia il capo
CXXXV.del libro IX. NEL DETTO
ANNO (ed è il 1 3 2 1.) fi morì Datu
te Alighieri , ec. Giovanni Boccaccio

,

non guari pofteriore di tempo al Vil-

lani , così lafciò fcritto ; Negli armi di

Chrijlo MCCpXXI. {a) ec. edfuo crea-

tore

(a) Co4 nell'antko tello a penna , di cui piu

fot.



Articolo IX. 239
tore rende ^Iciffaticato fpirito

.

Lìonardo
Aretino , altro fcrittore della fteflà

vita, a carte 73. dell’edizione del Re-
di (a'*: Morì Dante neglianni MDXXl.
Ma come tutti quelli nell’anno ,

non così pare che nel mefe conven-
gano , in cui cefsò dì vivere quel

chiarilTimo poeta . Il Boccaccio nar-

ra lui eflcr morto DEL MESE DI
SETTEMBRE-, e per non porgere

occafione che fi creda , lui forfè ave-

re sbagliato , vi fpecifica altresì il gior-

no , e fu nella fella deirÉSALTA-
ZION della Croce . Non faràdifca-

ro a’nollri leggitori , aver qui fotto gli

occhi le parole llelTe di sì illullre fcrit-

tore , trafcrkte fedelmente dal codice

antichilfimo del Sig Can. Salvino Sal-

vini , e da eflb cortefemente a noi co-

municate. Dice ivi il Boccaccio i MJt

foichella fua bora venne , fegnata a cia-

fcheàuno-, ejfendo eglygià nelmersrj) 0 pref-

fo
fotto farem rneozione ; nè diveiTaniente

fi Iffge neì!à vita cbe fta iiDprefla innaiui

TtlComentodi Benvenuto . In quella pe-

rò dell edizion di Firenze 5 a carte 31. leg-

gefi : negli annido 1315* Ma c’è eviden-

te fallo di ftampa ; altriniente il Boccaccio

contradii'ebbe a feftefTo
\
e Dante y o fa-

rebbe nato dopo il 1266.0 vivuto pdu d’aii®*

ni 55. e mezzo y come Ìo fkflbaffdr-nia

.

(a) acarte deli’ediiion dei Cineili

.
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fo del$6.fuo anno infermato ^ eJecondo la

Xpana religione ogny ecclefiaflicho facra-

mento humilmente e chon divotion ricevu-

to j e a Dio per contrition dogny cbofa

commeffa da luy contro ilfuo piacere ficho-

me da homo riconciliatojì ) DEL MESE
DI SETTEMBRE nec^U anny di Xpo
MCCCXXI. NEL DI CHELLA
EXALTATIONE DELLA SAN-
TA CROCIE Ji celebra dalla chiefa -,

non JanTM grandijfmo dolore del fopradet-
to guido , e gaieralmente di tutti gli al-

tri cittadini ravignany
,

al fuo creatore

rende glaffatkato fpirito , ec. Anche lo

fcrittore piu fopra menzionato del fuo

epitaffio fcrilTe lui effere paflato alla

beata vita SETTEMBRIS YDIBUS.
Criftoforo Landino , nell’ edizioni

piu antiche del fuo Contento fopra la

Commedia di Dante, nella fua vita

che vi premette , fpecifica bensì gli

anni di fua età e l’anno della fuai

morte , ma nè il giorno nè il mefe
non v’efprime . Noi qui trafcriviamo

il paflaggio daU’antica edizion fatta-

ne in Venezia del 1484. per Ottavia-
no Scoto, ed è forfè la feconda di quell

coment© , méntre fu fatta la prima 1

in Firenze del 1481. come piu fopraii

noi dicemmo . Dante pajfo in Roma-^
^la

&

da Guido novello jignore di Ra-
. , . . venna
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•venna benignamente ricevuto, in Raven-
na pofe fuo domicilio

, dove dopo alquanti
anni funi lultimo giorno di fua vita nel-

anno. LVI. de la fua età
, ec. Ma nell’e-

dizioni pofteriori , dove il Comento
del Landino fu accoppiato ad altro
d’AIeffandro Velliiteilo

, narrali eflei:

ciò fuccedutodelMGCGXXI. DEL
MESE DI LUGLIO . Fuor però d’o-
gni dubbio quelle parole vi fono fia-
te appiccate daFrancefeoSanfovino,
che di quelle edizioni li prelè la cu-
ra , e che pur troppo fu folito porre
licenziofamente le mani ne'libri che
per lui davanli alla luce

.

Per altro allo ftelTo mefe di Luglio
affegnalì la morte di Dante anche da
AlelTandro Vellutello

, da Bernardino
Daniello

, e da altri fcrittori della fua
vita . Ma traviaron tutti dietro alla
feorta dell’ Illorie Ilampate del mag-
giore de’Villani . Imperocché tal è i!

ì

principio del capo GXXXV. del libro
IX. dì quelle ; Nel detto anno , DEL
MESE DI LUGLIO

, fi mori Dante
I Aligìneri di Firenze

, ec. A noi contut-
tociò, dopo alquanto maturo elame,
due per avventura non irragioaevoi
riflelTi rendetter sì fatta lezione fo-
fpetta ; cioè il vederla maaifèilamen-
te oppoHa all’ alTerzione , non airo del
Tomo XXXV. L Boc.
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Boccaccio, ma di maeftroGiovanni-
dei Virgilio

, autore dell’epitaffio; e
in oltre il vedere che quivi dal croni-
fta male ferbafi l’ ordine de’ tempi ,

mentre in quel capo narranfi cofe che
nel mefe di luglio diconfi avvenute

,

dopo eflerfi narrate nel precedente
capitolo cofe appartenenti al mefe d’ a~

gofio

.

Venne intanto a noi in mente
, di

confultare qualche antico tefto a pen-
na , e, per così dire , appellarci alla fua

autorità e giudicio . Nè molto lontano

e’ è convenuto andarne in traccia ;

concioffiachè ci fovvenne , d’aveche

veduto uno nella libreria del Sig. Gio-
vambatifta Recanari , Gentiluomo
Veneziano, d’ogni buona letteratu-

ra e d ogni gentil coftume riccamen-
te fornito

, dove ferbanfi non pochi,

ma tutti fceki libri manufcritti
.
Qiie-

ito è un gran codice cartaceo in tb-

giio,di bel carattere, editai corre-

zione , che ben dà a divedere , effe-

re Rato un valentuomo, chiunque ne
fe quellefemplare , che dagl’iatenden-

ti viene giudicato ,
effere fcrittn-

ra di tempo“viciniffimo allo fteflo Vil-

lani. Perfbne dottiffime, echealtro-
Ae , fpecialmente in Firenze , aveano
debuto qualche altro fimile teffo a

pen~
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peniUyConfefl’arono quello eflere piti

antico, il pili emendato, e’I più in^

tero . Anzi pronunziarono
, cne vo-

lendoli fare nuova perfetta edizione,

come in farti da alcuni andavafi <ii-

vifando , di qucfto celebratilTimo ifto-

rico, e purgatifllmo fcrittore tofca-

no
,
priacip-ilmente , e quafichè uni-

camente fu ’l fello elei Si». Recanatì,

fe ne dovrebbon fare le coilazioni . Irt

moltìflime cofequelto codice èdiverlò
dall' edizioni fin ora fette in Venezia 0

ìnFirenzepna da per tutto apparìfee la

fua leziolne migliore, piu efatta, e legit-

tima. Ora con quello codice noi ci con-

fultammo •, e cortefemente il fuo fi-

gnore di far ciò a tutto nollro agio c»

permife . In primo luogo abbiamo tro-

vato , che quello il quale negli im-
prem è il capo CXXXV. del libro IX.
quivi è fegnato del numeroCXXXVL
E tal è il fuo comincìamento : Nel det-

to amia MCCCXXI. DEL MESE DI
SETTEMBRE IL DI DI SANTA
CROCE morì il grande e valente / os-

ta Dante Allighieri di Firenze^ ec. E co-

sì troviamo andare in tutto concor-
di quelli due valenti fcrittori

, il Vil-

lani e '1 Boccaccio , in fiffare
, non fo-

lamente l’anno , ma anche il mefe
e 1 giorno in cui Dante morire per con-

L 2 fe-
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feguenza togliefi a chi fi fiaogni fon-

damento di dire ciò diverfamente

.

Altro litigio d’ affai piu lieve con-
fiderazione , e molto piu facile da
conciliarfi , è quello che nafcer po-

trebbe dall’ autorità di maeftro Gio-
vanni del Virgilio, Bolognefè, poeta
di quei tempi di grande fama , nell’

epitaffio che compoffi ,
(a) acciocché

Al la fepoltura di Dante , di cui egli

fu amiciffimo , foffe fcolpito . Noi
quefto epitaffio vogliam qui dare tut-

to intero
,
quale , traffiritto dal fuo

codice ,
il Sig. Can. Salvini a noi man-

dò ; avvegnaché lo ftefl'o ne’libri ftam-
patijper lo piu tronco,e fempre guafto

a noi vien dato . La icorrezion dell’or-

tografia è argomento del (ècolo barba-

to in cui compofto e fcritto egli fu

.

Teo-

(a) E qui noi ci facciam lecito co; reggere uno
sbaglio prefo dal Padre Peliegriiio-anto-

• nio Orlandi , a carte 148. delie Notìih tit-

olifcrìttori Bologne/tyAovt parlando di mae-
atro Giovanni del Virgilio, afferma che

elTo al /epolcro d» Dante fece\\. epitaf;,

riferiti dal UoccaecK nella vita di. Dante.

fuddetto . ì\oa quattordici fclc ia

l’epitaffio fatto dall’amico poeta a Dante;
e d’ unfoto epitaffio fa meniione il Boccac-
cio in quel luogo . Ben egli è vero che il

detto epitaffio ia quattordici verf è com-
•frefo , come qui*p«ò vederli.
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Teohgus TDantes nuìliui dogmatis expers

^pd fov/at (laro filo^u^a finW. *

Gloria mufarutn vulgo clarijftmtn autor

Hic jacet ^ fama pulfat utrumque polum.

g«/ locha defunSiis'gradùum regnumquegemellwn

IDiftrìhuit laidi rettoridfque mqdis . ,y.

Pafcua pioriìi demum refonabat avttiis .

'

Antropos heu leturn livida rupie opus .
Huie ingrata tulit ttijlem Fiorentia fatum

Exilium vati patria cruda fuo

.

<^em pia Guidoni! gremio Ravenna ÌJcvelly

Gaudet honoratì continuijft ducij .

MILLE TllECENTENlS TEi(_ SETFEM
numinìs onnìs

Adfua SEPTEMBS^IS TDTeUS altra red‘t.

Ora qui la morte di Dante fi fa ca-
dere d tredici di Jettemhre , SEPTEM-
BRIS YDIBUS : il Villanie ’I Boc-
caccio la mettono un giorno dopo,
cioè d (juattcrdki , il dì dell' ESAL-
TAZIONE della Croce. Ma forfè

il buon ppeta fi pigliò piu che poeti-

ca licenza d’anticipare d’ un giorno
la morte deH’amico

,
perchè quel gior-

no meglio che’l fuffeguente gii entrava
nel verfo . O forfè quella morte ac-

cadde la notte de’ 13. di fettembre^’

entrando il giorno de’ 14. il che fece che
r uno il dica morto un giorno prima,
e l’altro un giorno dopo : cola che
per avventura non va fenza efempli.

L 3 ARTI-
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ARTI COLO X.

Sebastiani Pauli , Lucetifis , Congrega

Matrix Dei y Sac. C£f(tre£Catb. Ma-
iefì. CARODl VI. A. P.. F'. in regno

neapolitano biflcrki , de nummo aureo

Valentis Imp. differtatio , in qua & de

C. Cejonii Riifit Volufiani prxfèlhura
' & gentefuftds differìtur . Adlllufirìfi..

Excellentifx,q.. virum Job. Antonium
Boxadorx

.)
Comitem deSavellà, aurei

vellerii Fquitem , &c.. Lucx ,
typis

Sebajtiavi Dominici Cappuri 1722.

in 4. pagg. 50. con una tavola in ra-

me , che qui dì rincontro anche,

da noi fi pone,.

V Enne per dono di gran perfo-

naggio , non ha molto ,
nelle

mani del Sig. Apoftolo Zeno , un ra-

riflimo , e forfè fin ora fingolar me-
daglione d’oro deirimperadore Va-
lente -y nè mai per l’addietro , che fap-

piafi, da noi , riferito dagli fcrittori

delle colè nummarie , In Vienna , dove
allora trovava!! , e dove in oggi fi

trova il Sig. Zeno, al fervigio di quel-

rAuguftifllmo Monarca , in qualità,

di
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di Tuo Poeta e Iftorico, il Padre Se-

haflìano Tauli allora con molta lode d’

eloquenza, d’aflennarezza , e di zelo<,

efercitava il miniftero importantiffi-

mo di Predicatore a quella Corte Ce-
farea . Quivi egli

, per compiacere
all’ amico pofleditore che gliene , fq

iftanza , dilléfe la prefente dififerta*

zione fbvra si ragguardevole antico

monumento -, e per foddisfare a’do»-

veri della Tua gratitudine
,
indirizzol-

la al Sig. Conte di Savellà . Ella è

come in due parti divifa : nella priv

ma fi ha la deicrizione e la fpofi*

zione di effa medaglia; nella feconda^

coltane quindi l’occafione , fi dilcor-^

re della prefettura urbana di C. Ce-
jonio Rufio Volufiano , e delia fami+

glia Volufiana.
E quanto alla medaglia

, diaèuna p 5.

di quelle di prima grandezza , cho
volgarmente diconfi medaglioni ; el-

la è d’oro purgatiffimo
; e’I fuo pefo

è di zecchini undici e mezzo e piu

cofa l’una è l’altra che lo rende via

piu apprezzabile . Sì rozzo per altro

è il filo impronto , che ben di a
conofcere in quanta decadenza , in-

fieme con la maefià del romano im-
pero , in que’ tempi folTero tutte la

belle arti . Porta il diritto l’ immagi.
L 4 ne
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ne di Valente, che tiene la mano deftra
aperta fu’] petto , e con la finiftra

foftieneil pome imperiale, e fopr’ef-

io una Vittoria alata con corona in

mano . Egli è veftito del manto mi-
litare, raccomandato fu la fpallade-

fna ad un fermaglio , e coronato iL
capo da tre fila di perle, lecuieftre-

mità pendono verfo la nuca . Intor-

no al capo fi legge: D. N. VALENS
MAX. AVGVSTVS . iNel rovefcio

fta rimperadore in piedi inproipet-

to , fopra un cocchio trionfale a due
ruote, tirato da fei cavalli, tre per
parte . Egli ha il paludamento

,
por-

ge in fuori la delira allargata , tie-

ne il pome con la finidra; gli cinge

i lombi unampia falcia , e attorno

al capo ha quel cerchio, che volgar-

mente' diadema , da’ latini nimhus è

•chiamato. Volan di qua e di là due
pìcciole Vittorie, ognuna in atto di

porgere a Valente una corona. Nel-

la circonferenza leggonfi quelle paro-

le : DN VALENS VICTOR SEM-
PER AVG. Al baffo veggonficome
mucchi di monete e d’altri donativi

da difpenfarfi al popolo , polli fra

ie due lettere R edM , che accennan
forfè o’I nome o l’officina del conia-

tore della moneta

.

Oisin-
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Quindi fi fa il Padre Pauli a rin-

.racciare il tempo in cui quella mo-
neta fu battuta . Ma ciò, e’ dice, non
elfer sì facile a rinvenire, mentre al

nome di Valente non sè aggiunto,

nè numero di conlblato, nè annodi
podeftà tribunizia . Ciò tuttavolta

indagar dovendoli per altra via , af-

ferma per ora , e promette piu in-

nanzi di provare , che la medaglia
:u coniata negli anni di Grillo 370.

Frattanto va fponendo e illullrando

.e parole e l’impronto. Tratta del'ti-

tolo Dominus , che fempre ricusò Au- p7«

gufto , dipoi accettarono i fuoi fuc-

;eirori; non però cominciolTi a vede-
re imprelTo le non nelle medàglie dì

Diocleziano e di Mallimiano , e Ibi

dopo rinunziato ch’ebber l’imperio

.

Rilèrbandoli di favellare piu fotto

del titolo di Majfmo ,
prendeli in fe-

condo luogo a conliderare quello dì

Vincitore. Offerva, che nel gran nu-
mero di medaglie battute in occafior»

di vittorie riportate dagl’Imperadori,
in quella fola di Valente fi dà il fem-
plice titolo di Vincitore , VALENS
VICTOR: nell’altre accennali la vit-

toria nel primo calo, e l’Imperado-
re nel fecondo , ora col titolo generi-

co d’Augnilo, VICTORIA AVGV-.
L s STI-,
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STI; ora col nome fuo particolare „

VICTORIA GALBAE ; ora con 1’

aggiunta della nazione vinta, VICTO-
RIA BRITANNICA,.
Dopo di ciò , malte cofe fi, riferi-

fcono intorno alla diadema ovvero
ximèo , di cui prima coilumaron gli

antichi £tre corona a’ loro Dei , po-

fcia agllmperadori sì gentili che cri-

ftiani ; e a tempo di quelli fii«zian-

dio ornamento dell’ immagini non
fi)! di Crillo, degli Angeli, ede’San-
ti ; anche de’ Principi e perfo-

naggi infigni, come delie provinciee
della città

,
qualor fotto lembianze

di donna fi rapprefentavano : ma fi-

nalmente fu la fine del quarto, fecolo

divenner fregio delle lòie facre imma-
gini.

^ Mette parimente l’àccurato difier-

tatore ogni fuo. lludio , intorno all’

ufi) della corona gemmata ,, che vede-

fi. in capo a Valente ; e intorno all’ ufo

del pome , lignificante i] mondo ,,
con.

fopr’elTo la Vittoria . Parlafi ancora

delle due Vittoriette che nel rovefcio

prefeatano all Imperadore_^ la. corona;

e del manto o pallio militare di cui

f,»7- èvellito.. Merita fpecial coafiderazio-

ne il cocchio a lèi cavalli,
_

che di ra-

da incontrali, nelle medaglie antiche,.

quali
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quali una di Gordiano e una di Prot-

bo ne produce il Buonarruoti, e’l Pa-

dre Banduri una di Gallo e di Volii-

fiano. Il cocchio fu cui fta Valente,
non è da porre in dubbio che trionfa-

le veramente egli fia
,
dalla figura che

ha df torre , dall’efiere di 'due fole

ruote , e dallo ftarvi ritto in piedi

r Imperadore., come folevano i tri-

onfanti .

Ma per avviarli a (coprir finalmen-'

te il tempo in cui battuto fu il me-
daglione

,
prendefi a difcorrere il Pa-

dre Pauli fopra’l titolo di Maffimo ,

che qui è dato a Valente . Giudica
non convenirgli quel titolo come co-;

gnome proprio di fua famiglia , co-

me edere fiato d’altri Imperadori , (ì

credettero il Padre Banduri e lo Spa-
nemio ; ma elTere fiato titolo a luì

dato dalle acclamazioni de’foldati ,

come avvenire folea per applaufi) d’

imprefe fatte in guerra ,
onde gloria

e ficurezza veniane all’imperio. Ma
quali infigni vittorie riportò Valen-
te? Una ne riportò del 366. di Pro-
copio , formidabil tiranno e altra de’

Gotti del 369. Dunque conghiettura-

fi, chela medaglia fu coniata , per
eternar la memoria d’una di qucftei

due, e forfè d’amendue queftevitto-

L 6 rie;
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rie, come dalle due Vittoriette def
rovefcio pare al Padre Pauli di reftar

perfuafo . Sicché o fu’l fine del 369.
o fu’l princìpio dell’anno fuHéguente,
quandcffo ritornò vincitore di Proco-
pk) e de’ Gotti , come è da credere
che fia flato acclamato col titolo dì

Maffimo , e che dato abbia il congia-
rio al popolo j cosi non è ìnverifimi-

le che ad eterna memoria delle due
vittorie fiagli fiata battuta la mone-
ta che qui fi efamina . Alior certa->

mente ei riportò il cognome di Got-^

fico , e a titoli sì fatti ognun fa che^

fuol accoppiarfi quello di Maffmo\ e-

appunto Eutropio , negli anni accen-^

nati , per teflimonianza del Padre Pa-
gi ,

gli accoppiò nella dedicatoria a
Va'ente , dove alle ftefiò , GOTHICO^
MAXIMO, intitola la fua iftoria .

f i!. E con tal occafione riferifce il P.

Pauli una lunga ifcrizione che fta nef

Grutero pag. CLX. n. 4, nella quale

a Valente fi dà il titolo ftellb dì Maf-
fimo; ma con faniffima critica, come
adulterina e fuppofta la rigetta . Un
altra poi n’ adduce , in cui lo flefi'o

titolo gli vien dato ,
la quale a niu-

no può eflere fofpetta; trafcrittadal

medefimo Grutero , CCLXXXVI. 2.

Uhr '
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MAXIMO. PRINCIPI
indvLg Ertissimo
©OMINO. VaLeNTI. tri

V M Fa tori. SEMPER.AVG
C.C e lON l V S. RtFi V S.VOL V S I AN V S

V.c. PRAeF. VUBI. ITERVM. IVD

SACRAR VM.COGNIT IONVM
SE RE SITATI. ElVS.DiCATVS

Per faper dunque , in che anno fia

fiato dato a Yalenteil titolo di Maf-
fimo , e’ bifognerebbe fapere ,

in che
anno precifamente fìa caduta la fe-

conda prefettui*a urbana di Cajo Ce-
jonio Rufio Volufiano. Quella è l’oc-

cafione che ! medaglione diede all’au-

tore di parlar nella fua dìfl’ertazione,.

della prefettura di quello perfonag-
gio. E ben egli, per trarre la certez-

za dell’anno in cui ella cadde
,
può

vantarli d’avere ordinata , con fodo
raziocinio , h ferie de’prefetti- dì Ro-
ma , dal principio dell’imperio di Va-
lentiniano e Valente

,
lino all’ anno-

373. Eflb rapporta primamente la

cronologia de’prefetti di Roma, per
gii anni mentovati, qual fi ricava da
Ammiano Marcellino.; indi quella di

Giovanni Halmelo''}^en ; in terzo luo-

go quella di Tommafo Lidiat ; e in

quarto luogo quella che dal Codice
Teodoliano dà il Gottofredo . Ninna

di
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cii quelle concordando fra loro , ne
apporta finalrnente l’autore una quin-

8. ta , da lui ordinata
j ed è la lèguente

.

Anni di Cri/lo.

363. APRONIANO.
364. VOLUSIANO, l’anno primo.
365. SIMMACO.
366. LAMPADIO.
367. GIUVENZIO.
368. PRETESTATO.
369. OLIBRIO.
370. PRINCIPIO,
371. AMPLEJO, l’anno primo.
372. AMPLEJO, l’anno fecondo.

373. VOLUSIANO, l’anno fecondo.
Su quali fondamenti abbia egli la-

vorata quella fua cronologia , può
vederli nella differtazione ; a noi non
s’afpetta trafcriverla tutta : chi avrà

i! piacere di leggerla ,
vedrà la buo-

na critica e la molta erudizione dell’au-

tor fuo . Ma fe Voluliano fu la fe-

conda volta prefetto del 373- intan-

to allora intitolò Mallimo l’Impera-

dore Valente, inquanto quello tito-

lo s’era egli meritato , e dall’ accla-

mazioni univerfali ottenuto avealo po-

co prima , cioè fuj fine del 369. o fui
principio del 370. dopo le vittorie ac-

cennate piu fopra -, e però in quel
torno dee crederfi battuta la meda-

glia.
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glia che qui s’illuftra.

Portato dalla aeceffità del fuo ar-*

gpmento il P. Pauli a cercare il vero
anno della feconda prefettura urbana
di Volufìano, fi lafcia poi condurre
dal fuo genio, erudito a difiriiinare

la genealogia della famiglia Volufia-

na 5
per rintracciare gli afcendenti e 1

vero padre di Albina
,

quella gran
donna , così commenclata da fant’

Agoftino, e a cui egli indirizzò i li-

bri de- Grafìa : curiofitàche ha meri-
tate le ollervazioni d’altri chiariffimi

letterati'. Il primo Voluflanoxhe nel- p 4*

l’antiche memorie, fi rammemori con
lode vièn riporto' nell’anno di Crirto

30Q.. ed è quegli che fbtto Maflenzio
fu_ prefètto pretorio, e ricuperò fAf-
frica dal tiranno Aleffandro . Il fe-

condo è quegli che fu confolo nel

3 II. e di nuovo nel 314. luna e l’al-

tra volta ordinario , come fi. prova
contra il Reinefio. Da querto quegli

nacque , che fu confolo ordinario nel

335. e di lui fi fa vedere che non nac-
que già quell’ altro Volùfiano che fu

prefetto di Roma nel 41.7.. e a cui

Rutilio intitolò il filo Itinerario , co-

me credette il Cardinal Noris 7 ma
bensì nacque quel Volufìano di cut

nello, difTertazion prefente ftragiona;.

e qaia-
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e quefti ,

dice il R Pauli, fi éil pa-

dre del fopraddetto, che del 417- fu

prefetto urbano , e della grande Al-

bina
5
madre di fanta Melania , la

giovane 5 che guadagnò al Vangelo

lo fteflb prefetto, fuo zio materno .

A maggiore chiarezza delle cofe narra-

te ci dà fautore l’infrafcritto albero

di quella illullre famiglia , compro-
vato con ragioni e con reftimonian-

ze d’autori e d’antichi monumenti.

C. Cejonio Riifio Volufiano 5

ricuperatore dell'Ajfriea anno 309.

C. Cejonio Rufìo Volufiano >

cctTfoio gii anni 311, 314.

Cejonio Rufìo Albino Volufiar.o ,

ccnfcìo del 335.

G Cejonio RufioVoLUSlANO,
prefetto di ^owa gli anni 364. 37 3*

Cejonio Rufio Vo-

\ull\2tv\0-) prefetto di

F{ctrìa del ^io

materno d» s, Me-
lania.

AlbinajWo^/iV di Pi-

niano, e madre di s,

Melania., lagiova^

ne *

Termina il P. Pauli con affai bel-

la conghiertura
,
ger via meg!io ita-

bilire
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bilire il fin qui detto , prefa dalli

Cronaca di fan Girolamo, la cui au-

torità egregiamente foftiene contra

de! P. Pagi', il chea noi bafta di pu-
ramente qui accennare , rimettendo
alla ftefla difiertazione il curiofo ed
erudito leggitore

.

(^.2.

Relazione d' altri antichi monu-
menti , in quefli ultimi anni venuti in

luce „

I.

Mentre per comandamento della tav.
Sig. PrincipeflaD. Terefa Grillo Pam- ii.

filia , Dama che al luftro della fua
gran nafeita gloriafi d’aggiugaere tut-

ti gli ornamenti di morale e intellet-

tuale virtù, fi monda da’ fafll e Iter-

pi il cortile d’un palazzo , tempo fa

poffeduto da’ Conti Acuti e poi da’

Monakii, e ultimamente da lei, po-
llo nella città di Spello, fi venne a
feoprire una gran lapida di marmo
duro, con in mezzo il capo di gio-

vane sbarbato e con chioma , fotto

cui leggonll in caratteri romani le

infraferitte parole : SEXT. AVR.
PROPERT. SEX. F. LEM. Ezian-
dio fopra’l fuddetto capo

, in carat-
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teri che moftran d’eflere di minor età^

fi legger L. COMINIVS. L.F. LEM.
Con l’autorità di quefto monumento
da alcuni fi vuol provare , che Pro-

perzio poeta fia flato della città di Spel-

lo ; e che ’I popolo di Spello alla tri-

bù Lemonia fia flato anticamente
aferitto

,

II.
Altra ifcrizione noi abbiamo in Fo-

ligno , la quale per verità non- può
dirfi recente ; mentre non di frelco^

ma già quaranta e piu anni, cioè nel

ió 7 i.fu difotterrata. Ora tuttavia in-

, torno alla fua verità ed efpofizidne fi

muovon diverfè controverlìe , e qualr

che cofa forfè ne ufeirà alla luce ; e

però r abbiam voluta qui riportarci

ed è la fèguente :

D.M
TVTILIAE
LAVDICAE
CVLTRICES
COLLEGII
FVLGINIAE

Altrove noi riferiremo un’opera eru-

dita, a cui la flelTa ifcrizione hada-
tav. to motivo.

III.
.

III.
fig I .e Anche il documentò che qui ci pre:>

2- diamo da riferire, tien divilì i pare-
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ri degli eruditi. Nel territorio di Fo-
ligno ,

verlo i confini di quel di Be-
vagna , fi è fcavato di /otterrà un
jjezzo di marmo, che moftra daver
lèrvito di ba/è ad una qualche ftatua

antica . Egli ha di altezza nove pal-

mi romani . Nel fondo è lungo quat-
tro palmi e mezzo , e due incirca è

largo. Nel fianco firiiftro è /colpita

una brocca da dare acqua alle maoi

,

nel deftro un catino ; nella fommità
dell’una e T altra fiicciata , nel vano
del capitello, una corona d’alloro. Sì

l’anteriore facciata che la posteriore,

ha nell’aia o fia nel campo una ftef-

/à infcrizione
; ma così difpofta , che

riempie poco piu di due terzi della

Ceciata anteriore; e ingombra tutto

’l vano della pofieriore , inguifa che
l’ultima linea va a polare fu la ftefla

cornice

.

I V.
Dal Padre Ale/fandro-pcmpeo Berti ,

della Madre di Dio , ftudiofifllmo do-
gni buona letteratura, vengonci comu-
nicate due belle iforizioni, fcolpitein

una gran caffa di marmo bianco e

duro
.
Quefta è tutta d’un pezzo , e

moftra d’eflere ftata fatta per due fo-

li cadaveri , mentre interiormente nel

fondo fi vede un orlo che li fepara ,

eair
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e all’un de’ capi due rialzature deHo
fteflb marmo, in forma di guanciali,
con degli ornameiTti . Ella ha palmi
dieci di lunghezza , cinque di largh ez-
za, quattro d’altezza. Sta nel fondo
della ehiefa di Tanta Maria del Va-

fto , con la bocca verfo il popolo ; e
ima volta ferviva d’altare , ma è fla-

to interdetto. Le ifcrizioni vegganfi
qui di rincontro

.

Il Gruferò (CCCLX. 3 . )due ne
produce , molto Amili alle fbpraddet-
te •, e fono per avventura le medefi-
me, in molti luoghi diverllficate , e

fopra tutto nel nome di P. PAQVIO,
il quale P. AQVIO fi legge . Af-
ferma quefte eliltere Salone Dalmatica

in arca gemina ; e moftra d’averle tra-

Icritte da Pietro Appiano (a)^ ap-
preflb’l quale con qualche altra varie»

tà pure fi leggono. Come, fe pure 15

arca fu cui fono fcolpite , è la mede-
fima , fiali poi di Salona trasferita in

Italia e al Vallo , ella è cofa degna
da ricercarfi dagli eruditi i a’ quali e-

ziandio giudichiamo non efler difca-

ro il qui trafcrivere le fuddette ifcri-

zioni
,
quali ce le porge il Gruferò

.

P.AQVIVS.

(
a

)
Infcripttones facrofa?iCÌae vetuflatis .

Ingo (fiadii ^ in andihUS P, Appiani
in fogl. paj. CCCLXX.
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Nel lato de/ìro.

P.PAqyiVS.SCABV.\B.BT.FLAVIAB,Fll,IVS.COl^ SI.BT.DlDIAE.NEroS. /B ARB I.E T.DIRVT I AB. PR O « E P O S

scAEvA.yoyAE s roR.DECEM vir.stlItibvs.ivdicandIs.bx.s.c.post.qvabstvram.qvattvok.vir,

CAPITALIS.EX.S.C.7 POST.qyAESTVRAM.ET.DBCBMVIRATVM.STI.tTIVM.IVDICANDARVM.TRlBVNV$.PLEBl S

AEDILI S.CVRVLIS.7 IVDEX.CìyAE STIOt«IS.7 PR AB TOR.AB RARH.7 PR O.C O N S VL B.PRO VI M C I A M. C Y PR TM .OPT IN r 1

1

VIAR.C VR.EXTRA.VR.EX.S.C.IN.QVINCÌ.PRO.COS.ITERVM.BXTRA.SORTBM.AVCTORITATH.AVO.CAE SARI S

BT.S.C.MI $ SO.AD.COMPONENDVM.STATVM.IN.RELIQVVM.PROVINCIAE.CYPRI. - FBTIALIS

CONSOBRINVS,iDEMQJB.V1R,FLAVIAB.COUSI,FIL1AB.SCAPVI.AB.NEVT1S.7 BARbI.PRONBPTIS.SIMIT L.CVM.BA.COHDITVS

Nel lato finìjlro

.

rLAVIA.CONSl.BT.SlNNlAB,FlJ:.IA.7 S C APVt AB.ET. SINNI AE.NEFTI S .7 BARBI.BT.DIR VTfAB

rRoNEPTIS .7 CONSOBRlNA.EA DE MQVE.VX OR.P.PA qv li. S C AB VAB ,F IliI.7 SC AEVAB.COHSB

N£BOTIS,BARBI.PROKBPOTIS.7 SlMyi.CVM.EO.condita

#
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1

‘ P.AQJTIVS.SC AE vAE^ET.FLAVIAB !

FILIVS

CON S I. ET.DIDIAB

NEPOS
BARBI.ET.DVRICIAE

PBoNEPOS
S C A V R A

Qy AE S T O R. D E C È M V 1 R A r I VM
LITIV M.l VDICA N DAR VM
TRIB. PL EB.AE DI L.C VR VL

IVDEX.qyAE SPIONI S .PRAEtOR.A B RARI

PROCONSVLH.PKOVINCIAM
CYPRVM.OBTINVIT.VIAR.CVR,
EX.VRB E.EX.S.C.I N.QVINQV

E

COS.ITERVM.EXTRA.SORTEM
AV CTORITAtE.C.CAE SAR.ÉT. S.C.

MISSO.AD.COMPONEN DVM.STATVM
IN.RELIQVVM.PROVINCIAE.C YPRJ

FECIALIS.CONSOBRINVS.IDEMQ^
' VIR.FLAVIAE.CONSI.FILIAE.SCAPVLAB

,
NEPXIS. BARBI.PRONEPTIS.SIMVL-CVM

. EA.CONDITVS

FI. AVIACON*SI.ET.SIMlAE.FlLIA

SCAPVLAE.ET.SlMlAE.NEPTIS.BARBf
ET. DVRICIAH.'PRONEPTIS.CONSOEKINA
E A D E M QV E . V X O R . P • AQV 1 1 . S C A E V A E

• Scossi nepotis.barbi.pronepotis
c VM . E O . C O N D I r A

In oltre alquanti altri antichi mo-
numenti fono flati , non ha molto, di-

feppQlliti nello fcavar che fi fece del-

Tantico recinto della città di Tori-
no , dalla partQ fettentrionale , det-
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ta Porta palazzo , vicino al baftione

della Gonfolata •, aJcuni anche de’qua-
li pubblicò Ermolao Arbrizzi nel

XXII. Foglietto letterario , a carte

255. benché con qualche errore e con
non molta efattezza . Era noftro divifa-

mento
, di donare anche quelli alla

curiofità degli eruditi , tuiti e in mi-
glior forma ; ma intendendo , che
perfona di molto valore e abilità in sì

fatte materie s’è prefo raffunto, non fol

di pubblicarli, ma anche di illuftrar-

li con fue dotte offervazioni , obbli-

ga noi a rimanerne dal far ciò,

ARTICOLO XI.

Lettera del Sig. Abate Maurizio de
Luca ,

Segretarioàella Serenifs, Prm-
cipejfa Lodovica di Savoja , al' Padre

NN. uno della Società de Giornalijli

d'Italia
,

in cui primamente narrafl il

riaprimento dell univerfità di Tormo ,

e dipoi fi dà l'efiratto del libro ultima-

mente imprejfo , del Sig. Canonico Giu-
seppe Pasini.

j. Molto Rev. Padre.

. I. T ’Affembkadi cotefti Signoirì:

I i Gioraalifii > che con tanto

„ llu-

55

55
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ftiidio s’adopera a pubblicare ne! fuo
(aiornale il pregio dell’opere dedette-

rati Italiani , faccendole (piccare per

modo , che non invidian a verun’ al-

tra nazione
,

goderà certamente di

veder rifiorire le feienze anche in que-
lla parte d’Italia

,
dove per lo llrepi-

to dell’armi , e difbrdine delle guer-

re fi credevano forfè infalvatichite e

neglette . Ma nel maggior bollore del-

le fazioni militari non fi è mai ratte-

pidito in quelli fpiriti
,
quantunque

armigeri e bellicoli, l innato amore del-

le lettere
;
avvegnaché nel medefimo

tempo ergevafi in quella città un fon-

tuolo palazzo , e per così dire
, una

reggia alla Sapienza . Or che la

provvidenza ci lafcia qualche refpiro

di pace , fi è qui rillabilita nel nuo-
vo edificio rantichiffima noflra uni-

verfità , che per le pallate turbolen-

ze era poco men che annullata e di-

llru-tta. Onde io ben fapendo il fin-

golare compiacimento di V. R. nell’

intendere i progreffi che fa nell’ Ita-

lia la repubblica letteraria , e con
quanto zelo ella impieghi a illuflrar-

li e promuoverli ne’ Giornali di Vene-
zia la fua dotta e luminòfa penna ,

benché non abbia l’onore d’elfer da
lei conofeiuto ,, toltavi» mi prendo

?»
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»»
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,, rardire d’ inviarle una breve relazio-

,, ne del rìftabilimento di quella univer-

5, lità , licuro che riufcirà ben gradita,

,, fe V. R. li compiacerà di farla paf-

,, fare dalle fue mani agli occh; del

„ pubblico.

„ Non mi Rendo a dimoftrare l’an-

5, tichità della fua prima illituzione, n

,, lo fplendore , la fama e’I concorlb

„ de’ giovani Rudenti, anche daremo-
„ tiffime parti . BaRa il molto che in 111

„ poche righe ne fcriffe e Rampò in Co- li

„ Ionia , due fecoli fono , il famofo teo -
1

„ logo Jacopo Midendorpio , nel libro
|

„ che compilò dell’Accademie di tutto 1

,, ’l mondo , ove per contralTegno del |

gran credito in cui era queRa univer-
j

,, lità
, dice che venne qua fin d’ Olan-

,, da Erafmo Roterodamo a prendere

j, il grado di Dottore in teologia
.
Que-

5, Ro Reffo gran pregio in cui eran le

„ lettere e le bell’arti fin da que’ tem-

5, pi in queR’univerfità ,
trafle nel ao-

,, Rro paefe i primi profeffori di quell’

,, arte nodrice delle fcienze , voglio di-

,, re della Rampa, come offerva ferii-

3, dito Michele Maittaire ne’ fuoi An-
^

„ nali tipografici pag. 82. an. 1474.

3, Fu ella oltre a ciò affai iihiRrata

33 dall’opere di rinomatiflirai fcrittori ,

ì3 che ufcirono , dirò CQSÌ , del fuo grem-

„ bo,

rt)/



Articolo XI. 265

bo
,
quali furono

,
per tacer di tant’

altri ,
in ragion civile Giovanfrancefco

Porporato, Ottaviano CacheranoO-
ifafco, Aimone Cravetta

;
nella cano-

nica Anaftafio Germonio
;
nella me-

dicina Giovanni Argenterò ; nell’ ifto-

ria e politica Giovanni Bottero; nel-

le matteniatiche Bartolommeo e Giu-
lio Tortini.

Alla fama de’gran letterati de’qua-

!i fempre fu feconda quella città, s’

aggiunfe il concorfo de’ piu celebri

profelTori ,
che ammiralTe in que’tem-

pi r Europa , come ampia fede ne fan-

no
, il Cujacio , il Menocchio , il Pan-

ciroli , il Bellone , il Giraldi , ed altri,

che ora la memoria non mi fugge-

rifce

.

Ma il deftino di quello paefe , che
fu fempre il teatro delle guerre , in-

terruppe piu volte il corfo felice de’

pubblici efercizj accademici ;
non pe-

rò mai ne rallentò l’amore e’I deli-

derio . Onde è che la valla e gene-
rofa mente del nollro Sovrano , ben-
ché pollo in ardue contingenze dello

flato politico , e occupato da gravìf-

fimi affari del governo civile e mili-

tare , ebbe fempre prelènte il difegho
non Ibi di rimettere nel primiero fio-

re runiverfità , ma di renderla piu
Tomo XXXV. M 5jCo-

«
il

a
5J

jj
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5^

5^
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J7

77

77

77

77

W
77

77

77

77



266 Gjqkn. de’ Letteratf
,j cofplcua con un nuovo accrefdmen-
5, to di luftro e di fplendore. Fece ,pe-

j

j, rò fabbricare nella piu vaga e villo-

j, la parte della città , in ampio e bell’

3, ifolato della larga e fpaziofa contra-

5, da detta di Po , un maeftolb palaz-

3, zo , acconcio al fine a cui fi deftina-

5, va . La porta che è giuftamente nel

,, luezzo , mette fubito in un vafto cor-

33 tile di forma quadra , cinto di colon-

33 ne di marmo , così nel primo come
33 nel fecondo piano

, che Ibltengono gli

3, archi , e formano i portici
,
che cor-

33 rono tutt’alfintorno , e lungo efli un

33 bel compartimento di ftanze e lale

3, capaci
, che fervono perle fcuole

, per

3, le funzioni pubbliche delle difpute

33 fcolaftiche , dell’ efperienze fifiche e

„ mattematiche , dell’ operazioni ana-

tomiche
, e per una copiofa libreria

3, qui aperta a fervigio degli Itudentie de’

3, cittadini, che è cuftodita dal Sig.Fran-

33 cefco Piccono con quattro alfiltenti

.

3, Preparato in tal guifa sì nobile al-

5, bergo alle fcienze , rivolle l’animo a

33 provvederle di rinomati profeflbri ,

5, che rifvegliaflero negli Ipiriti perfpi-

3, caci di quella nobililfima parte d’Italia

33 ildefiderio di quella lode letteraria di

3, cui già qualche tempo molte altre na-

35 zioni vanno faftofe. Nè guari andò

,

» che
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che fpìnti non pochi fublitni in^-gnì „
da vaghez2a di gloria , e allettati dal- ,,

le generole mercedi propofte loro dal- „
la Regale munificenza , accorfero da ,,

molte parti d’Europa , vogliofi di le- ,,

gnalare i loro talenti In quefto naovo „
teatro , in cui tai fondamenti hanno ,,

gittate , e feguono a gittare al buon
gufilo , e all’ accrefeimento delle lette-

re , che nè all’antico fplendore dì q.ue-

ft’ univerfità , nè al moderno delle 3,

ftraniere invidiare noi polliamo .

Or qui farebbe un defraudare que-
fti fogli del loro fregio piu preziolb

,

fe non rammemoraffi almen di paf-,,,

faggio i celebri letterati , che quelle *

cattedre riempiono , con Ibmmo prò-

fitto della lludiofa gioventù , e uni-.,*

verfale applaufo del pubblico . Ba-,,*

fievole elogio per cadauno d’elfi fari,,,

l’accennare il nome tanto egli è chia-

ro nella repubblica letteraria per e-,„

minenza di fapere
, per gli polli di- ,,

fiinti goduti nelle piu famofe accade- ,,

mie, e finalmente per i dotti volumi ,,

pubblicati colle fiampe . Sono dunque „
I feguenti

. „
Nella Teologia.

Il Sig. Abate Domenico Eencini, ,,

.Maltefe , legge la polemica
. „

II Sig. Abate Giufeppe Pafinì , Pa-,j,

M 2 „ do-
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„ dovano , la Scrittura facra , e lingua

„ ebrea

.

5) Il P. Maeftro Pietro Severac , da
3, Tolofa

,
dellordine Domenicano , la

3) teologia ifiorica

.

33 II P. Maeftro Giacinto TombarellÌ3

33 Provenzale,dello fteflb ordine,la fcola-

3, ftica.

3, Nelle Leggi civili e canoniche.

33 II Sig. Abate Onorato Galea , Niz-

3 3 zardo, efpone il codice.

33 II Sig. Bartolommeo Boccardi
,

33 Torinefe , l’iftituta civile

.

33 II Sig. Abate Mario-agoftino Lam-
3, piani, di Piperna, l’iftituta canonica.

3, In Medicina.

3, Il Sig. Giovammaria Fantoni 3 To-
3, rinefe , la pratica

.

3, Il Sig. Antonio Raina, Torinefe,

3, la teorica

.

33 II Sig. Giovambatifla Bianchi , To-
3, rinefe , la notomia

.

3, Il Sig. Stefano rafFaello Boglioni ,

3, daSaluzzo, l iftituta.

3, In Filofofia

.

3, Il P. Giulèppe Roma , deH’ordine

3, de’Minimi , Bearnefe , la filica razio-

3, naie e fperimentale

.

3, li P. Antonio Mirapeli,Nizzardo,del-

3, lo ftefs’ordine , la logica e la metafifica. t

3, Nelle Mattematiche. '

jj II
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Il P. Abate D. Ercole Corazzi ,

Bolognefe. n
Il Signor Garlo-tommafo Bocca,To- ,,

rinefe . »
Nell’Eloquenza . „

Il Sig. Bernardo-andreaLama , Na. ,,

poletano. „
Nella Lingua greca. ,>

Il Sig. Domenico Regolotti , Ro- ,»

mano
. _

„
Nella Chirurgia. ,,

Il Sig. Pier-fimone Rouhault , Pa- „
rigiio

. ,>

Le macchine per le fperienze fili- ,>

che e mitthematiche fi fanno dal ,,

Sig. Regnier , Parigino , Macchinifta ,y

deH’univerfità
. „

Molti altri fono i letterati di grido, ,,

che fi afpettano a riempire le catte- „
dre vacanti già difegnate in ciafcu- ,,

na facoltà , come pure col tempo fi „
daranno a’ primari profeflbri i loro,,

feco.ndarj , effendo per anche l’univer- „
fità

,
per così dire , bambina e in ,,

fafce
. „

Nè avrà V. R. mal grado , che le ,,

dia qualche contezza dell’ordine fla- „
bilico in quello ftudio , e delle leggi „
prefcritte , e praticate con quel rigo- „
re che fi conviene pel profitto mag- „
giore della ftudiofa gioventù. «M 3 „ In,
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5, ^
In rre facoltà

, fecondo il coftume,.

3) è dìvifa queft’untverfità ; teologica ,

j, legale , e medica ; compoita ciafcu-

3, na d’effe d’un niimerodeterminatòdi

3, Dottori. Prefiedè alla direzione gene-

33 rale della medefima un magiftrato fu-

33 premo, formato d’un Confervatore

3

33 di tre Riformatori 3 dì un Cenfore ,

3-3 e dHm Segretario , che veglia con fom-

33 ma attenzione all’offervanza delle co?-

33 ftituzioni accademiche

.

yt Tre fono i gradi onde làle alla lau-

„ rea in ciafcuna facoltà Io ftudente :di

3, Baccelliere, di Licenziato, e di Dottu-

„ re. Per lo primo grado non li richie-

„ de che un anno di ftudio-, e un efa-,

33, me privato di tutti i profeffori della

3, refpettiva facoltà, alla prefenza d’uno

3, de’ Riformatori , del Cenfore , e def

3, Segretario della riforma, fopra le ma-
3, terie ftudiate ùi quell’anno indefìnita-

3, mente. 1
1
privilegio anneffo a tal gra-

„ do fi è di poter argomentare nelle

3, pubbliche teli .

„ 11 Licenziato dee effer preceduto-

3, dà tre anni di ftudio, , e’I' giovane a-

33 fpirante dee effer efaminato per un’ora

„ almeno , alfa prelènza del Magiftra-

3, to della Riforma 3 da’Profeffori , e da

„ due Dottori del collegio , unitamente

3, al Priore del rnedefimo . Aqueft’efa-
me35
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me fègue una pubblica difèfa di due ,,

tefi tratte a forte , e divife in tre con-

clufioni nella fala del collegio ,
ove ,,

interviene pure il Magiftrato delia „
Riforma; e argomentano tre de Gol- ,,

giati per lo fpazio d’una mezz'ora al- „
meno per ciafcheduno . Ha il Licen-

ziato autorità di portar toga; e d’efer- ,>

citare nelle provincie di quefti flati „
la fua facoltà . »>

Somigliante è l’ordine che s’oflerva „
nel conferire la laurea ; fe non che p },

efame privato è piu lungo e piu ri- ,,

gorofo,e alla pubblica difputa aflìfte ,>

l' Arcivefcovo o’I fuo Vicario , termi- „
minandofi l’atto con una breve e ac- ,,

concia orazione fatta dal Promotore „
in lode del laureato , dichiarando- ,>

Io in poffeflb di tutti que’ privilegi che
godono i Dottori dogai univerfità. ,,

Nella facoltà legale non li giugne }>

al dottorato fe non. dopo, cinque an- „
ni di fludio

,
fiali quello nella ragion ,,

civile e canonica, o pure in una del-,,

le due . Quattro anni vogliono le co- „
ftituzioni pel dottorato in teologia, „
e altrettanti per quello di medicina ; „
e le pubbliche prove in quello deb- ,,

bono aggirarli fbpra la filica fperi- ,,

mentale y e medicina teorica e pra- „
rica-. ,,
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y) Comincia lo ftudio a’ cinque di no-

,5 vembre , e dura fino alla metà d’ a-

„ gofto
,

fenz’ altra vacanza fra fètti-

y, mana che il giovedì . Ogni fabato fi

5, difendono nelle fcuole alcune teli , le

% quali dal giorno in cui fi fanno
, fà -

batine fi chiamano , e in efl'e argomcn-

y) tano alcuni ftudenti a piacimento del
Profeffore.

yy Ne’ tempi convenienti il Profeffore

yy di notomia, affiftiro dal Sig. Andrea
,,, Berna , Incifore > fa pubblicamente

yy le fue differtazioni nel teatro ana -

atomico, raggionando fopra il cada-

yy vero umano , fu cui pure il Pro-

yy feffore di chirurgia fa le operazioni
chirurgiche. Quelle Icuolé che non
danno gradi, per moftrar faggio del

„ profitto degli fcolari, fanno di quaìi-

yy do in quando pubbliche accademie

yy di fperienze mattematiche e fifiche

,

yy le quali fervono di dimoftrazione alle

•j, verità efpoffe da’Profeffori di quelle

„ fcienze , e di diletto non volgare a*

curiofi
, che in folla v’ accorrono .

5, Tal è in ifcorcio l’idea di queft’u-:

^5 niverfità , il cui pregio , fe ben può
abballanza comprenderà da quanto

5^^,
fin ora s’è detto , tuttavia , accioc-

yy che il pubblico abbia una diftinta no-

,5 tizia del metodo nell’ infegnare che
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qui fi pratica , ho creduto di farle

cofa grata, con l’ aggiugnere a que- „
fto ragguaglio il breve eftratto d’ un ,,

libro ufcito da quelle ftampe l’anno „
paffato

,
nobil fatica del già lodato ,,

Sig. Abate Giufeppe^ Vafìni , degnif- ,>

fimo compatriota di V. R. j.

Avendo divifatoqueft'erudito Pro- 5,

feffore di dar faggio a’ letterati , del- „
la maniera che egli oflerva, nell’efpor- ,,

re in quefta univerfità le divine Scrit- 5,

ture , ha Icelto dieci lezioni , da eflb ,,

dettate fopra altrettanti fuggetti de’ „
piu importanti e curiofi del Penta- „
teuco , e ftefele in forma piu ampia, „
le ha date in luce folto il feguente ,,

frontifpizio: ,,

II. JosEPHi Pasini , m RegiaTauri- ,,

nenfi academia facre, Scriptura & Un- ,>

giu bebraic£ Pro/ejforis , decem dijferta- ,,

tiones felcSÌ£ in Pentatéucbim . Augujl£ ,,

Taurinonmfex typograpbìaJoannis Frati- ,,

cifci Mairefe, 1 7 22.in 4. pagg. i go.fenza ,,

l’indice delle cofe notabili , le prefa- „
zioni , r indice delle diflertazioni , e ,>

quello delle materie
. ,,

. Gli amatori di tali lludj troveran- „
no in quell’opera di che appagare il „
loro lodevolilfimo genio , tanto ella è „
pregevole per l’ eleganza e pulitezza ,,

della latina favella
,
per l’ eccellente ,,M s „ ma-
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w maniera di fporre il Tello , e per I»

„ pellegrina e recondita erudizione in-

jv tanta copia, che q^uanto accrefce ap
» libro d ornamento , altrettantorende

3, difficile il darne un fèmplice eftrat-

3, to ; e molto maggiore farebbe Hata,

„ le le nollre ftamperie aveflero potu-

3, to fomminiftrargli i caratteri di q uef-

3, le lìngue ,, di cui va adorno il lbro>

3, autore..

33 Premette a q^uefte fue diflertazio-

,3 ni una fugpfà ed elaquente prefazio.

3,; ne ,
de Jiuàio inquirends' veritatis y

3, m fncrorum Bibliorum ìnterpretatione ...

3, Dimoftra,. che fo lludiofo della Scrit-

33 : tura, innanzi ogni-i cofa-, dee fapere

33 ciò che ella fia
,
quanta autorità el-

3j la abbia , in q^ual lingua fia Hata
33 fcritta , e con qual fincerità e fèdeP-

33 tà; fia a noi panata . Téfle indirillo-

33 ria degli. Urani avvenimenti
,
per

35 mezzo de' quali i facri librifono ^r^
33»venuti a noi, incorrotti e illefi ; ac-

33 cenna 3 le verfioni piu celebri. ; e fi-

3, nalmente conehiude provando cow
.jiTodiffime ragioni, che il facro intera

33 prete dee principalmente feticare id-

3, torno all’e&ttainterpretazione lettera-

,3 le del tefto, .sì originale che tradoC-

3, to, làfcianda aTacri oratòri laricer*

31 ca de’iènfi millki e allegorici

.
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Nella prima diflertazione fopra il p.t.

Paradilb terreftre due fono i punti

principali difaminati il primo ri- ,,

guarda il (Ito del medefimo , il fe- „
condo i due alberi famofi , che ne y,

facevano il piu bel fregio. Vien col-

locato il Paradifo dal noftro atitore, j,

dopo una diligente difcuflione del Te- y,

fto , a levante del leno Perfico, nel

paefe di Ede/t , che una pafte dell’ ,,

Armenia , Mefbpotamia , e Colchi- »»•

de abbraccia. Prova egli quella opi- „
nione dalla forza delfelpreffione ebrea j>

conferita con altri luoghi dellaScrit- «
tura dal ritrovare in quello paelè i ?»

contraflegni datici dal Tello, che lo 3 ,

qualitìca fecondo di gemme e d’oro ; »
e da’ fiumi che lo bagnavano , cioè 1’ ,»

Eufrate e il Tigre ; il Fóz/o;ì e’IGe- y,

hon Ibn riconofciuti dal Sig.Abate per »
lo Fall e perl’Araffe, che appunto 3»

fcorrono per quelle regioni
,
poco lun- 3»

gi da’ due primi , e non già per Io 3»

Gangee per lo Nilo come molti pre- yy

tendono , divifi tra di loro da un 3»

tfatto immenlò di terra . L’albero del- yy

la fcienza del bene e del male ,
ebbe yy

tal nome, non perchè col fuo frut- »
tò anticipafle a chi ne mangiava, 1

’
3»

ufo di ragione , come fognano gli E- 3 '»

brei j o pure perchè in fe virtu avef- s»

M 6 fe
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,, fé di perfezionare T ingegno , come
,, volle Giufeppe: n>a dall’ effetto che

y,
cagionava il mangiarne control di-

„ vino, divieto , faccendo. conofcere in

3,,
prova l’eftrema differenza trai bene

3,
chs)godeva ruomò nello flato d’in-

Docenza ,, el male che fi tirò indoL
fo col fuo peccato . h’ albero della.

„ vita fu cosi detta ^ perchè il fuo frut-

,, to racchiudeva naturai proprietà di

,3
mantener chi ne mangiava. , in per~

„ fetta falute.

19, Paffa quindi nella feconda differì.

,, tazione a ragionare delle huinghiere

„ parole , con le quali il Serpente in-

„ gannò fincapta móglie •d’^Adamo j. e

,3 per mezzo, di lei il debole marito :

,,
e dopo una giudiciofa parafrafi dì

33
quel ragionamento, con cui mette mi-

,3
rabilmente (òtto focchioil’impriiden,-

33
za della femmina , e l’afluziadelfer-

33
peate , entra nella, celebre quiftione,^

fe quello fuffe vero e naturai ferpen-
” te. Cinque fono le opinioni diverfè>
” che il noflro autore riferifce breve-

vemente rigettandone le quattro pri-
” me, e faccendone veder la falfìtàcoa
” giudicio pari all’ erudizione . Alla

’f quinta egli s’attiene foflenuta , da’ ss-

Bafilio, Agoflùio ,
Grifoflomo ,,T€0-.

” doreto, £fda, Ruperto,ealtrimol..
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ti, i quali infègnano , che quel fcr „
pente fu bensì vero e naturale , ma „
che ci’ elio , come di ftromento , fi „
yalfe il Demonio per articolar voci „
qmane, q tendere iifidiciall’ambizio- „
ia e ingorda donna . ..Lei rifleffioni

che a luogo a luogo aggiùìgne l’au- „
tore X illul^rano a maraviglia il Te-
Ito ,,

ove deferive la caduta de’pri- ,,

mi padri, e la maledizione data da „
Dio al ferpente. Termina la difler- „
razione con un’ .erudita difefa della „
yerfione latina ^^pretefa dagli eretici

,,

ripugnante al Tefto ebreo, ^in quel-

k parole : ipfa cmteret caput tuunn y dal- „
la quale chiaramente fiLvede> quan- „
to. Iquifita cognizione abbia ilnoltro

,,

interprete della lingua ebrea , e dell’
,

erudizione rabbinica

.

Dietro a quella fe ne viene la dif- p.36.

krtazìone fopra U gaftigo dato; da
Dio a’ primi Padri.. In efia, dopo d’ „
avere il Sig, Abate Pafini accertato

, ,,

giufta il parere de’migliori interpreti „
e de’ piu làvj Rabbini ,. ii lènfo: let- „
terale delle parole del facro Tello.,

e fatto vedere rivelato da Mose l’oc- „
cultifiimo, miltero della Trinità in

quelle parole Ecce Adam quafi mus
ex nobis \ fpiega la forza della voce

ebrea Qheruh , adoperata dalla Scrittu- ^
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,, ra per fignificare qualunque forta d’

,, ii-nmagini geroglifiche e fimboliche,

,> piu torto che una qualche deterniK

jj nata figura . Sotto tal fembianza ,

,) qualunque fi fufie, pofe Iddio T An-
,, gelo con ifpada di fuoco a guardare

„ ilparadifo .

p,v9- La quarta diflertazione s’ aggira
intorno alla prima età del mondo , è

3) fegnatamente vi fi eljione la famofii

33 quirtione del computo degli anni de’

33 Patriarchi . Il nortro» illurtre profef.

33 Ibre 3 dopo aver portò in chiaro lu-

„ me, per mezzo di due tavole 3 ladif-

„ fetenza che corre fra il Terto ebreo, a

,, cui fi conforma la verfione latina ,

3, e il greco , riferifce le ragioni addot-

3, te da fant’Agortino per provare che a

„ tal diverfità non diede luogo la ne-

, 3, gligenza degli fcrivani , ma bensì uno-

3, ftudiato ritrovamento di coloro che

3, ne copiarono i primi efemplari; e fi-

3, nalmente , fenza prender partito in

3, sì celebre controverfia , che divide tra

3, di loro i piu chiari cronologi
,

pafla

3, a provare , con le tertimonianze dì

3, molti fcrittori gentili appreflb Gio-

3, fèifo e Plinio, quello che nella Scrit-

3, tura fi legge della lunghezza del vi-

3, vere di que’ primi Patriarchi . Finirte

« quefta differtazioaqiGon deridere Pine-
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2ffiche r Rabbini fpacciaiio di Enoc,
convincendogli di falfuà , dalla frafe

ebrea del Tefta , che dimoftra non
efler morto quel (anto Patriarca , ma „
bensì rapito da Dio- , e trasferito in j,

io qualche beato Ibggiorno. ,,

Piu notabile ancora è il divario
, P 07-

che corre fra i Tefti ebreo e greco , ».

non folo- negli anni de’ Patriarchi del- y?

la feconda età del mondo , fuggetto, ,>

della quinta differtazione , come li

feorge dalle tavole, che qui pure ha ,,

polle il noftro autore ; ma quel che ’è „
piu dal leggerfi nella genealogia ,,

de’ Settanta , e in quella di fan Luca, ,,

inlèrita la generazione di Gainan tra

Arfaffad e Sale , della quale preffo 1 ’ „
originale ebreo veftigio alcuno non
apparifee. Varie fono le conghiettu re „
con le quali i facri interpreti impre-
fero di fpianare difficoltà sì fpinofa „
e intrigata . Cornelio a Lapide , il „
Petavio , il Poffino , il Calmet , il

Petit Didier , altri non pochi
,
preten- „

do no effere flato aggiunto il nome di

C ainan da qualche inetto copifta pri- „
tna alla verfionede’Setranta., e pofeia

alla genealogia teffuta da fan. Luca . „
A tal partito s’ attiene il noftro Sig.

Abate , giudicandolo e piu confo-
.5,,

cente al vero, e appoggiatoa non voL^
»
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5, gari argomenti. Nell’ultima parte
j, della differtazione efamina affai a
„ lungo

, in qual anno della vita di

55 Tare fuo padre fia nato Abramo;
55 e dopo aver riferite e rifiutate alcu-

55 ne opinioni
, ffabilifce eprovalaiua,

55 la qual mette il nafdmento d’ Abra-
55 nio nell’anno 130. della vita del pa-
55 dre.

P *4. La fefta differtazione contiene un
55 eccellente cemento fopra la Benedi-
55 zione profetica data da Giacobe al

55 figliuolo Giuda. In effa da’medefimi
55 fonti ebrei, e da’piu chiari Rabbinni,
55 dimoftra apertamente l’adempimen-
55 to del celebre vaticinio, e ribatte vi-

35 gorofamente le cavillofe interpreta-

35 zioni , con le quali i moderni Ebrei
3) s’affaticano

,
indarno d’ ofcurare pro-

35 fezia sì luminofa .

35 Segue in appreffo la fettima intor-
P*°9 no alle dieci Piaghe d’Egitto, fopra

33 le quali molte e non leggiere difficol-

33 tà offervano i fiacri interpreti , che la

33 brevità di quefto eftratto non miper-
33 mette d’addurre . Tutte fi leggono
33 qui a luogo a luogo , fecondo che il

33 Tefto le prefenta, felicemente fciolte

33 giufta la mente de’ piu celebri fpofi-

33 tori.

p.140. Nell’ottava fi ragiona del fiacrificio

jj dell’
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dcllagnello pafquale , di cui il noftro „
Profeffore con fomma accuratezza i „
riti e ceremonie annovera , nella ma- ,,

uiera non folo che la legge fcritta ,,

nell’Efodo prefcriffe , ma ancora con „
tutte quelle oflervazioni che introduf- „
fe la tradizione ebraica

.

Dairammirabile tragitto degl’Ifrae-P-

liti pel mar Rodo prende il fuggetto 5,

la nona differtazione . Dopo aver in ,,

quella il Sig, Abate accertato illuo- ,,

go precifo , in cui il paffaggio feguì , „
pafl'a a riferire , e pofcia a combat- »
tere tre diverfè opinioni degli fcrit- »
tori in tal fatto. Di quelle la prima, „
che è del Tollato , Genebrardo, Grò- „
zio, Vatàblo, Fagio, e d’altri , vuo- „
le , che gflfraeliti

,
poiché lì furono „

alquanto nel mare inoltrati per ifchi- „
var le fcofcefe rupi , TacelTer ritorno „
a quella fteffa fpiaggia d’onde eran ,,

partiti, formando in quell’acque col „
viaggio loro un femicircolo . La fe- „
conda , che fu del Rabbino Samuel- „
lo,. pretende che Tacque s’ indiu-ilfe- „
ro in lòdo ghiaccio fotto a’ piedi de’ „
fuggitivi Ebrei . La terza opinione „
fu già quella d’un certo Artapano „
prelio Eufèbio. , e in quello fecolo ri- „
fufcitata dal famolò critico Giovan- „
ni Clerico, il quale fi sforza di prò- „

3, vare.
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j, vare , che quella prodigiofa fepara-

,5 zione deir acque fu effetto delrifluf-

j, Co naturale del mare : fèntimento ri-

„ battuto a lungo dal noftro autore ,

5 , che con la maggiore e piu fana par-

5j te degli interpreti riconofce per mi-

j) racolofo quel celebre paffaggio per

5 , mezzo il mare al lido oppofto

.

P-*79* Finalmente nella decima e ultima
3> diflertazione dal Cantico , che Mosè
j> compofe in rendimento di grazie per
3) la liberazione del fuo popola, pren-
33 de il noftro fpofitore a favellare del-

31 la poefia degli Ebrei , e fegnatamen-
33 te di quella , che fi- crede contenu-
33 ta nella Scrittura . Sopra tal punto
33 molto diverfi fono i fentimenti , e

33 cadaun partito è difefò da partigia-

33 ni illuftri . Il Sig. Abate Pafini ab^

33 braccia il parere dell’ Eugubino-, del

3 - Cappello , di Giufeppe Scaligero, del

33 Dacier, Calme t, e d’altri molti
, che

33 r antica poefia degli Ebrei ripongo-

33 no, non già nella mifura e nella ri-

si ma , che vanamente fi cerca , ma
33 nell’ elevatezza, de’penfieri , e nella

33 maniera d’ efprimergli- , fiiblime , fi-

si gurata, e concifa.

„ Non fo menzione a V. R. d’una

,, Gramatica ebrea ad ufo di queft’ u-

„ niverfità , travaglio dello fteffo Sig.

,, ^^bate
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Abate Pafini
,
poiché eflendofi ftam- >>

pata nel famolb feminario di Pado- ,r

va ,
farà giunta fenza dubbio alla ,»

fua cognizióne. Altri proièlTori fati-

n

cano , per dare al pubblico nobili

parti def lóro ingegno ; e già è fot- 5»

to al torchio da piu mefi un 5,

dottiamo trattato polemico in foglio ,,

del Sig, Abate Bencini , afpettató

con impazienza dagli eruditi
, del »>

quale farà data a V. R. contezza a

fuo tempo, ec.
“

A R T I C O L O Xir.

Supplicanti al Giornale de^ letterati d'ItA-

lia^ Tòmofecondo InVeneyJayQC^

i722.in 12. pagg. 483^^. fènzafindi-

‘ ce , con cinque tavole in rame.

D ieci fono di quello fecondo to-

mo gli articoli : e quelli arti-

coli noi andremo annoverando in gui-

fa, che di quando in quando. vi ci

fermeremo con alcune , talvolta an-
che non così brevi, olTervazioni

.

!.. Lettera dal Sig. Giovambatilla, p-

Recanati, Nobile Vèneto yfopra un carof

meo
, rappreféntante Bacco e Sileno y et

Monfig Domenico Pajfonei Nunzio Ape--

ftolico negli Sijizzeri .. QH'cfta lettera.

è lati-
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è latinamente fcritta . Cammeo qui fi

nomina una gemma incavata , in for-

ma difigillo, pofleduta da quel gen-
tiluomo erudito . Tuttavia Michel-
angelo de la Chaufle , nelle Gemme an-

tichefigurate (a), nel proemio, verfo’I

principio , chiama intagli legemme in-

cavate \ e le rilevate , chiama cammei

.

Ma all’oppofto , dagli Accademici
della Crufca la voce Cammeo fi defi-

nifce figura incavata \ e alla voce Inta-

glio mettefi /coltura') comefinonima.
p.46. II. Alcune Lettere di Francefco Re-

di ,
contenenti offervazioni ed efperienze

naturali . Sono in numero di quattro',

e perchè tutte il Sig. Abate Lioni tro-

volle fcritte di mano del Redi
,
per-

ciò ne conghiettura eflèr lo fteflb di

quelle il vero autore , tuttoché nelle

fofcrizioni della lècond'a e della ter-

za leggali il nome di Pier-alefandra

Frego/. Pure non è improbabile che
lo fteflb Fregoli abbiale veramente
fcritte, e n’abbia il Redi fatta copia,

per ferbar memoria deiroffervazioni

ed efperienze che vi fi raccontano ,

e le quali per altro fon tutte fue .

Son le tre prime indiritte al Dottor
Jacopo del Lapo. Nella prima il Re-

di

(<j) In Iberna
,
per Ciò, Cìaccmo Ko/narek,

1700 in



Articolo XII. 28^

dì gli dà conto d’ alcune cofe da lui

olTervate ne' ghiri e negli fcojatoli .

Nella feconda il Fregofo lo ragguaglia p.55.

d’ alcune oflervazioni fatte dal Redi
fbpra i polmoni de’ volatili ;

Ibpra

certi lombrichetti trovati ne’polmoni

de’ falconi detti terzuoli ; e fopra il

fettore delle puzzole. Laterza trat- p.65.

ta della maniera del relpirare de’pe-

fci ; indi de’pefci che d’ogni forta

fu de’ monti fi ritrovano. La quarta p-,,
fu dal Redifcritta a un Prelato intor-

no alla bevanda del caffè, e del be-

re anzi acqua che vino . Veggafi a

carte 1 1 9. delle Lettere del Redi , in-

ferite nel tomo IL delle fue Opere
dell’edizione Veneta , ciò che loftef-

fo fcrive al Ceffoni , intorno al caffè

,

con le note portevi nel margine

.

III. Continua%io7ie delle R.ifleJftoìiì apo-

logetiche e de ifupplementi fopra qualche P-79'

propofùcaie della prima parte del libro

del moto degli aiiìmali , di Giannalfon-
fo Borelli , regiflrate lielt articolo IV.

del tomo XVIII. del Giornale ( de’ let-

terati ) d’ Italia del Sig. Bernardino
Zendrini ^filofofo e medico

, e matema-
tico della Serenijfma Repubblica di Ve-

nezia .

IV. Deltorigine delle terre ad effa fog-P-r-i.'ì-

geite , e degli uomini illuftri della città di

Tre-
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T"revigi , dìffertaiiione di Girolamo Bo-
logni , Trivìgiano

, poeta laureato . An-
che quella differtazione è latina

.

154. V. Vita del Cavalkr Batìjla Guarmif
autore del Pajlor fidOffcritta dal Sig. hXcU
fandro Guarìnì, fuo pronipote^ alSig.

Dott. Lodovico Antonio Muratori Biblio~

tecario dell' A. S. di Modana ^ Noi con
quella occalione ci pigliamo a efamia-

re alcune poche cofe che il Sig.PaoIan-

tonio Rolli affermò del Guarini ,

nella edizione che fece, dcA Pajlorfido

in Londra , nel 1718, in 4,

I . Nel frontifpizio gli attrlbuifce

il titolo dì Cavaliere di Jdnto Stefano ^

e nella Vita racconta , che quel ca-

valierato gli fu conferito dal Gran-du-
ca Ferdinando . Ciò alcuni hanno cre-

duto fu r afferziorie dì Girolamo Ghì-
lìni negli Elogi ; e fu f autorità diluì,

alcuni altri l'hanno affermato . Ma
di tal onore non ne fanno parola

,
nè

Giano Nicio Eritreo nella Pinacoteca,

nèGìovan vincenzìo Imperiali nei Mu-
feo illorico , nè Lorenzo Graffo negli

Elogi . Lo sbaglio è nato da certe

lettere del Guarini fcritte a Guarino
Soazza o Soacio da Pifa ,

giurifcon-

fulto infigne in que’ tempi, eprofef-

fore di giuri^irudenza in Padova :

c leggopfi da carte 9, .fino a carte so.

delle
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delle Lettere del Guarini , deH’edizion

Veneta dèi Ciotti, 1616, 104. Tutta-
via quelle lettere Ipno dettate bensì

dal Guarini , ma in nome di Ruberto
Parafava ;

il quale avendo veftito nel

1579. a’ 2. d’ottobre l’ abito di Cava-
liere di queir ordine , e a’ 20. dello

fteffo mete avendo affegnata certa fua
poffefllone, per fondarne un Priora-

to ;
nacque dopo contefa Ibpra quel

fondo , che gli fi opponeva effere fe-

decommeflb, e non libero, e confe-

guentemente mal ficuro per la fud-

detta fondazione : ficchè con le pre-

dette lettere , Ibftiene il Guarini le ra-

gioni del Papafava , e,non mai le fue :

ài che chiaramente può raccoglierli

dall’ infraferitta fcrittura , ftampata
Vero7ia , appreso Girolamo Difcepola ,

ivJÌ0.n%a di GioanBattìfiaCiotti Scìie-

/è, libraro piVenetuif 1586. in 4. con
.quello titolo : Parere [opra la canfa del

Priorato del Si^. Cavaliere R.oherto Papa-

fava ,
del Sig. Cavaliere Battifta Guarnii

.

Ciò pure aflerilee il Sig. Aleflandro

Guarini nella foprallegata Vita del

fuo proavo,a carte 16 1. Anzi da noi

non s’ è mancato di ulàre le maggior
diligenze, per rinveifirne di ciò il ve-

ro con tutta la certezza . Siferifie

però a Fkeaze .aI.Sig. Antonfrancefeo
Mar-
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Marmi Cavaliere di fanto Stefano , e

gentiluomo per ogni forta di letteratu-

ra ragguardevole ; ed egli ci afficura,

che non folo in un fuo particolare ca-

talogo di que’ Cavalieri non fi legge

il nome di Batifta Guarini , ma nè.

pure nel catalogo pubblico di quell’or-

cline
,
per atteftato del Sig. Giufeppe-

maria Pucci che n" è il Cancelliere .

Là dove nel catalogo del Sig. Ca-
valier Marmi v’ è comprefo il nome
di Roberto Papafava , con fiotto que-
llo ricordo: Non èpiuCavaliere^ dopo-

fio deir abito
‘f
e dal Sig. Pucci abbia-

mo , che nella Cancelleria dell’ordine

v’ ha memoria , che il Papafava , nel

termine convenuto nell’ inftrumento

della fondazione del fuo Priorato, e

dopo altri termini fiatigli aflegnati,

non avendo mantenuto il fondo libe-

ro , dal capitolo generale di quell’ or-

dine , con l’approvazione del Serenifs. !

Gran-maefiro, gli fu ordinata lade-i

pofizione dell’ abito
;

il che egli fece

,

vefiendo nel tempo fieflb quello de’

Cavalieri di fan Michele , del cui gran
collaro ne fu onorato dalla Maefià del

Re di Francia d’ allora . Fu dunque
fatto Cavaliere il Guarini, o dal Duca
Alfonlb , come narra il Sig. Alefiandro

Guarini nel luogo fopra citato , o forfè
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da alcuno di quei Principi al cui fervi-

p;io eflb fu , o a’ quali andò Amba-
fciadore piu volte.

2. Il Sig. Rolli annovera tre Ora-
zioni latine , recitate dal noftro autore

e Rampate •, ma la verità fi è , che non
tre , ma furon cinque almeno. i. Ora/rb

adSerenifs, Venet. Trine. PetrumLaure-
tnnum ,

prò Illu/lrifs. at(]ue Excellentifs.

Duce Ferrari£ Venet. publice hahita, i8.

kal.jan. 1567. FerrarU .,per Frane. R.h~

beum., 1568. in 4. E riferita da Giovan-
ni Cinelli , nella Biblioteca volante ,

fcanzia 2. a carte 28. Recitò queft'

Orazione il Guarini , a nome del Du-
ca Alfonfo , come fuo Ambafeiadore,
congratulandoli col Loredano per l’af-

fiinzione fua al principato della pa-
tria, in quell’anno fteflb avvenuta.
2. Oratio ad Gregorium XIII. Ferraris

Bpud Rubeum , 1 5 7 2. in 4. Spedito Am-
balciadore dal Duca fuddetto , a no-

me fuo prellò in pubblico conciftoro

al nuovo Pontefice la lolita ubbidien-
za. Gin. fc.19. pag. 28. Oratio infu-
nere Imperatoris Nlaximiliani II. Ferra-
ris apud Rubeum IS77. in 4. Qiiefti

funerali furon celebrati in Ferrara dal

Duca Alfonfo al morto Imperadore .

Gin. 1 . c. 4. Li funere Aloyfiì Fftenfìs ,

Trine. Illùjlrifimi & S. R. E. Card, am-
Tomo XXXV. N plif-
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plijjimi , Oratio . Ferraris excuàebat Vi-

iicrius Baldinus
^ 1587.104. Diquefta

pure fi fa menzione alle fcanzie 16.

pag. 1 1. e 19. pag. 28. 5. Orario inprs-

fianda SanBifi. D.N. Paulo V. Pont.Max.
prò civitate Ferraris cbedientia . Rjoms ,

apud AlóyfiumTjanettum , 1605. in 4. Sta
regiftrata nella fcanzia^. a carte ii.

liccome nella fcanziaó. a carte 20. fi

rammemora un fuo volgarizzamento
fatto per A. R. M. e f anno fteflb in

Ferrara Rampato per Vittorio Baldi-

ni. Diquefte orazioni quafi tutte Io

flefìb autore if ha lafciata memoria
qua e là nelle fue lettere in piu luoghi

.

3. La commedia dell’ Idropica fu

recitata in Mantova , come fi racco-

glie daH’infrafcritto libretto ; Com-
pendio delle fontuofe fejle fatte t anno

M. DC. Vili, nella città di Mantova ,

per le reali nor^ze del Serenifs. Principe

D. Francefeo Gonzaga , con la Sereriifs.

Infante Margherita di Savoja . In Man-
tova , prejfo Aurelio & Lodovico Ofanna

ftampatcri ducali i6o8. in 4. Quivi a.

carte 72. fi deferive il magnifico ap-

paKito con cui fi rapprefèntò la

commedia del Guarini,e sì anche met-
tonfigrintermedj, chefuron compo-
iti dal celebre Gabbriello Chiabrera, a
contemplazione del Duca ,

che per
que-
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queflro effetto avealo chiamato a Man-
tova.

4. Al catalogo dcH’opere del Gua-
rirli aggiungafi anche la feguente , xlì

cui nè pule il Sig, Aleffandro Guiri-
ni fa menzione : Parere per li Decurio-

ni di Spada della città di Cremona contro

la pretenfione de’Dottori di precedere nel

Jedere in configlio . In Mantova^ per Fran.

cejco Ofianna-fjlampator ducale^\ 6 oi. in 4.

In un catalogo fcritto a mano ,

di libri poffedutì da Bernardin-jaco-

poGrop petti, che già un fecolopro-

feffava medicina in Venezia, efiuen-

te appreffo il Padre D. Piercaterino

Zeno, con quefto titolo; Bibliotbeca

Bernardini Jacobi Groppetti : Venetiis ,

flwioi622. menfis augujli^ alla lettera B
nel fine , troviamo quella memoria :

Batifia Guarirli degli Fafli del Paftorfido.

in fefto decimo : In Venetia-, apprejfio il

Ciotti, cojlò 20. Soldi. Quello libretto

riefce a noi affatto nuovo
, non aven-

dolo mai veduto , nè fapendo che da
altri fe ne fia fatta menzione .

5. Fu non folo aferitto il Guarinì
all’Accademia della Crufea, ma an-

che alla Accademia Fiorentina; anzi
molti fòggetti cofpicui dell’una e l’al-

tra gli furono amiciffimi , e feron mol-

ta ftima di lui e delie cofe fue , e fra

N 2 que-
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quefti il Cav. Lionardo Salviati , il

quale dedicando al Panigarola il fe-

condo volume degli Avvertimenti fo-

pra il Decamerone , dice che il Cava-
lier Batifta Guarini era d’ un ammi-
rabil conofcimento nelle cole di lin-

gua , come in ogni altra cofa , e Io

nomina delizie delle belle lettere dé’fuoì

tempi. Nè dee tralafciarfi , che’l Pa-
ftorfido e le fue rime fono fiate fem-
pre approvate dagli autori del gran
Vocabolario,e vi fanno tello di lingua.

Chiuderemo quelle poche noftre an-

notazioni co! render grazie in nome del

pubblico al Sig. Aleffandro Guarini ,

di avergli comunicato con tanta efat-

tezza , e con prove sì veridiche e sì

autentiche la vita del fuo chiariflìmo

bifavolo ; e infieme col pregarlo d’ufa-

re ugual diligenza e induflria in rac-

coglier le memorie degli altri lette-

rati che in gran numero famofa han-

no renduta la fua nobil famiglia. E
qui anche ricordiamo , che faria co-

fa molto lodevole chiunqne impren-
defle di fare una nuova piena edizio-

ne sì del Paflorfido
, e di tutte le fcrit-

ture crìtiche , ufcite fin ora intorno <

allo ileflb •, che delle Rime del Cava-
li:r Batifta Guarini , tanto le finora

impreffe,quanto quelle che ancora ine-
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dite appreffo taluno fi confervano :

al che aggiungendo eziandio l’altrp

opere che di lui abbiamo
,
far potreb-

befi un corpo molto accetto e plaufi-

bile al pubblico, di piu volumi . Ma
ripiglifi l’interrotto catalogo

.

VI. Solimene di un problema apparte-^'’^^^*

7iente al calcolo integrale : del Sig. Gab-
briello Manfredi ,

pubblico Profcjfore di

analift neW univerfità di "Bologna .

VII. E/lratto ò! alcune notiùe intorno'?

ella provincia della Garfagnana , cavate

dal primo viaggio montano delSig, Anto-
nio Vallifnieri

,
pubblico Profeìfore pri^

marie nelt univerfità di Padova
,
dal Sig.

Dottore Giovambatifta Peruchinì , e

da lui indirijjr^ato in una lettera alSig.

Lodovico da Kiva, ,
pubblico Profeffore di

meteore 7ieU ifiejfa univerfità.

Vili. Sopra le leggi delle refiflerm ,?* 3 * 3*

con le quali i me%%i fluidi ritardano il

moto de' corpi folidi : difertarJone fifico-

matematica del Sig. Co. Jacopo Riccato.
IX. Trattato de titoli e delle digfiìtà^o.Y^^m

di Guido Pancirolli , Reggiaìio , con An-
7iotazio?ii del Padre D. Stanislàa San ti-

nelli, della CongregarJone di Somafea.
X. Notizie iflorkhe ,

e letterarie

forilo aFidenrÀoGlottocrifio
^
indirizzate

dal Sig,Cavalier Michelangelo Zorzi ,

Vicentino -.al Sig. Abate Co.Girolamo LiokL
N 3 An-
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Anche a quefto articolo ci piglia-

mo la liceaza di aggiungere alcune
poche noftre offervazioni.

45 ^. Qualche altra operetta dello fl:ef-

fo autore da noi fi è veduta , cioè di

Glottocrifto Pietro Fidenzib Giunteo^Mon-
tagnanejey oltre al panegirico poetico
quivi riportato

,
a Marcantonio. Ve-

rnerò, Podeftà di Padova : e quefte

noi qui riferiremo
,
per ibddisfare alla

curiofità de’iioftri leggitori . Primie-
ramente v’ ha il feguente poemetto in

verfi efametri : Glottocbryfii PetriF i-

dentiiJwiF;£Ì APontagiianenJis ad M. An-
toniUm Genuam philcjophum, pataviìmtn

undèqmqiie doElìJJimum , carmen panegy~

rkum. Venetiis ^ I347- in 8. la ftam-
paèdelGriffio . Unito a quello poe-

. metto , un altro n’abbiam veduto, del-

lo ftelfo autore , mancante di fronti-

fpizio , con innanzi la dedicatoria ,
in

fronte della quale fi legge : Glctto~

chryftus Petnis FidentiusJmiBms Mori-,

tagnanenfis Hippolyto Fantotio Delphico ,

Perufino , poeti clarijftmo & nohiiijjimo-

S. P. D. Viene apprefib Ejufdem ad

eundem ,
prò Grittìade. feliciter edita^

,,

earmen

.

Anche quello poemetto è in

verfi elametri . Oltre aj ciò in un li-

bretto pure in 8 . che ha quello titolo ::

Metri Vìol£:Veicetini-)philo{ophiam moralerti
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inpatavinogynma/ìo publìceprofitenth^ora-

tio in funere Hieronymi Gagnoli viri cla-

rilfrrà habita . Patavii Jacobus Fabrinus

excudebat ,1551. leggonfi due epigram-

mi , l’uno nel principio in lode del

Viola, e l’altro in fine fopra lamor-

te del Gagnoli , e portano il nome
Glottochryfii Petri FidentiiJu7iPÌ£Ì Mon-
tcgnaneìifis . Finalmente dietro al fo-

praddetto panegirico a Marcantonio^^

Veniero Hanno imprefli alcuni fiioì

verfi efametri contro ad alcuni fuoì

malevoli
,

indiritti a Lizzerò Buon-
amico , e poi altri altri verfi èndecafil-

labi a Marco Mantova Benavides ,

amendue allora profefTori celebratif-

fimi dello ftudio di Padova. Chiudefi
quella raccolta da alquanti epigram-
mi in fua lode, di Paolo Rannufio ,

di Giovammaria Tirabofco da Mon-
tagnana , di Benedetto Fabiano , e dì

Jacopo fratello dell’autore. Or dalla

ftefla raccolta e altronde fcelte noi

abbiamo alquante notizie , apparte-
nenti alla perfona di Fidenzio . I. Egli
era maeftro di fcolari numerofi , e da-
gli ftefll ne traea ftipendio. Lo dice
nel poemetto al Buonamico :

Et òCHOLA me retìnet PUEKORUM
FLENA, prcfejlls

prcefum 5 FAGTA5 MER-
CEDE disbus

,

N 4 Quati-
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II. Quantunque da Montagnana egli

foflTe, tenea però in Padova la fua fcuo-

Ja ; ed egli ftefio chiaramente T af-

ferma nella dedicatoria al panegi-
rico del Veniero , indiritta a Cate-
rino Zeno j Senator Veneziano di que’

tempi prelfantifllmo , fcufandofi fui

bel principio del fuo lungo filenzio,

Nam fi abfuì ab officio {/cribendi ) non te

f
'

' in caufa exftitiffie , ut HIC PA-
tct acf tantis curis negotiif-

qne undique àifiringor , ut rtàhi ne fpi-

randi quidem fit locus ; mter que fami-
liaresfolicitudines , & infcmnes perturba-

‘tiones , MULTITUDO DISCIPU-
LORUM , ec. III. Scrivendo al Man-
tova, duolfi d’aver poca barba

,
paren-

do a lui che aUora fol buoni fi ftimaf-

fero que’ poeti che eran bene barbu-
ti . I V. Avea due fratelli Jacopo e Bar-

tolommeo , i quali tutti e due fegnanfi

con lo ftefld prenome di Glottocrifio' ^

e dello ftelTo cognome di Gìunteo . Nel
fine della ftefia raccolta , còme anche
innanzi al panegirico a Marcantonio
Genova, fi hanno epigrammi diftinti

col noijie Glottochry/ii Jacobi JiiniÌ£Ì ,

Petri fratris ; e fimilmente innanzi al

panegirico del Genova leggonfi quat-

tro verfi , di cui autore fi fa Glotto-

cbryfius Bartbolom£usJunPleus ,
TetriÙ

Jacobi
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Jacobifrater . Da tutti quelli luoghi

noi , e forfè non imp robabilmente

,

conghietturiamo , che ’l nome deH’au-

tore de’fopraddetti opufculi foffe Pie-

iroFideìizioy di cognome Giwiteo ;
della

qual cafata ora avendone noi fatto

ufare qualche diligente ricerca in Mon-
tagnana , non abbiamo potuto tro-

vare nè pur veftigio . Prefe il no-

me di Giottocrifio , cioè di lingua mirea,

come uomo forfè che molto prelumea
del fuo dire latino, e a imitazione di

tanti valentuomini di quel fecolo e

deir anteriore , che fi adottaron nuo-

vi nomi e Ibvente mifteriofi . E tal

nome ancora Jacopo e Bartolommeo ,

fuoi fratelli , fi fecer comune .

G iovanni Tinnoli,profeflbre infigne

di filofofia nell’univerfitàdi Perugia fua

parria , dove fiorì dopo la metà del

fecolo fedicefimo , dietro a’ fuoi opu-
fculi, ftampati Peru/iéc, dpuiPetrHm'
paullumOrlandiim

, 1594. in 4. a car-

te 277. mette due fuoi dialoghi, che
egli intitola Glottochryfius

.

Nel primo
di quelli, a carte 280. ci dà un ritrat-

to affai capricciofo di quel pedante.

Imperocché quivi egli raccontando

,

come un giovane alla fua vifita erafi

condotto , fegue a dire : Secum autem

ducebat homuncionem quendam flrabonem,

N S ore
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ere luteum , crine fuhrufum , prejjis nari-

hus f ve7itrofum ,, valgnm & incurvurn^,

iit càium
.

penitus vìderetur Ad quem
egopofiqmm me converti ^ §^dd , itiquam^,

hoc e/l ominis ? Tkjw ai eim ita allocu-

tus firn : An bone homo y ^fopus es

tu ? Minime ille refpondit .. Ah igittir-

Tjoilm ? an Therjites ? Tum ille fupra-.

modum iratus y Ncque M/opus hiquit y ,

fum y ncque 'Loilus 7ieque Therjites : fei.

FIDENTIUS GLOTTOGHRYSI*.
US ludimagijler eruditijjimus ^ Et prò--

xime fubjunxit : §ìhì grscam y latìnamy.

& h^trufeam linguam perfedte novi y ec».

Noi però voglìàm credere
,
che non da

elTo Glottocrifio , cui forfè il Tinnolì

mai non vide , ma piu torto egli ab-

bia prefo querta ritratto, dalla.fua fan-
tafia ..

1- 2. C’ è chr giudicò , che lò rtelfo*

Cammino Scrofa forte il fuggetto delle

rterte poelre di Fidenzio . Ma noi ci

loferiviamo airaflerziòne delSig. Gav-
Zorzi , che , fu l’ autorità di Niccola
Villani, nel Difeorfo fopra la poefia

giocofa (a) y dice quello, eflere rtato

Cammino Strozzi che veramente in.

que’ tempi virte , e fu della nobil fa-

miglia de' Màrchelì Strozzi di Man-
tova :

(a) InVtnetia y fipprtAo Gio Pietro PifitUi y

463^4.» ia4.a carte 85^
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tova : il che anche può raccoglierli

dal capitolo di eflb Fidenzio , che
principia :

O me celebrando in mille pagine :

nel qual capitolo invoca l’ajuto di

Venere e del figliuolo ,

Tanto ch^ IO pojja il MANTOVAM itinere

f

eh'* io feci in tempo del mio grave incendio ,

aI fuon de la tefudine concinere

.

E piu fotto :

Ma d più evidenti cafi e h pià dìfcrimini

T.\pofi io aliar qtteflo mio corpo impavido ,

l?rìma eh io entrajfi i MANTOVANI limini»

3. Dice il Sig. Cav. Zorzi ,
ché Ago -p.4i6f

fimo Coltellini , fotto il nome anagram-
matico di OftitioContalgéni-, a’ Cantici

di Fidenzio^re ^magiunta

.

Ciò afferma

fli 1
’ autorità del Ginelli , nella fean-

zia XIV. della Biblioteca volante . Ma
il Cinelli prefe quivi uno sbaglio , e

poi tralfe in errore l’ autor delle pre-

fenti notizie. Il Coltellini non fe giun-

te a’ Cantici di Fidenzio, ma ftam-

pò un’ opera fua da per fe , con que-
llo frontifpizio : Etidecajlllabi Fìden-

tiani d’ Ojlilìo Contalgeni accademico Apa-
tifia. In Fior, nellafiamp-del NLajJi e Fan-
di, 1 6 4 1 . in 8 . Egli è ben vero però, che
a quelli fuoi Èndecafillahi aggiunfe il

Coltellini altri verlì fatti fu la flelTa

foggia da Benedetto Fioretti
,
che lòtto

N 6 Ino-
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’i nome di Udeno Nijieli va famofo : e di

quefti verfi tal è il titolo ; LaFifiida
di Magi/lro Ficardogymna^arca delMu-
fielo , amafio dì!una pafiurella , fpcdiahile

di pulchritudine

.

Ma ciò fa poco forfè

al noftro principale intendimento

.

^3. 4 . Parlandoli àìPolìfìlo^ autore dell’

Hypnerotomachia , il cui Itile s’ è prefo a
imitare lo Scroffa neTuoi Cantici

5
fi

danno di lui molte notizie . Noi ne
daremo alcune altre 5 che abbiam ve-

dute fcritte nella prima pagi na d’im
efemplare di quel rariflimo libro > do-

ve anche fi ha il nome vero sì di Tolifilo

che della fua Polia ^ e fono le feguenti :

MDXU. XX.jHmi.
Ncmenverum auPtoris e/l Francifcus Co-

lumna Venetus
5
qui fuit crdinis prddica-

toruniy & dum amore ardentijfvmo cujuf-

dam Hippalit£ [a\ teneretwr Tharvi/ii^

muta-

(a) Il Colonna 5 del nome d ’ Ippolna , che )

con voee tronca nel principio > fecondo

la favella di quel fecoio , forfè Polita dai

volgo fi nomava ^ e 0’ abbiamo qualche

efempio
5
ne formò il nome di Polia

^ e

così egli Tempre coftan temente la nomi-

na , e non mai Pela %. come per error

d’ impreifione 5 due volte Supplerr en-

tiy a carte 458. e 459. n legge. Alcuni

fon d’opinione, che quefta doniella foA

fe della famiglia 3 nobiliffima e an-

lichif.
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mutato nomine Yoliam eam autumat

,
cui

opus dedicai ,
ut patet : librorum capita

hoc oftendunt ,
prò unoquoque libro prima

litera : itaque fmul junii£ dicunt

.

POLIAM FR. FRANCISCUS CO-
LUMNA PERAMAVIT.
Adhuc vivitVenetiis in s.Jobanne & Paulo

Il Padre Jacopo Echard de'Predica-

tori , nel tomo IL degli fcrittori del fuo
ordine , della qual opera nel tomo pre-

cedente a carte 346. e fegg. abbiara

fatta menzione, all’anno 1517. met-
tendo il nome di quello fuo religiofo,

loda , con le parole di Fr. Leandro Al-
berti il fuo libro, dicendo che eflb nel

medefimo LITTERATURAM &
varium ac multiplex ingenium fmm prxfe-

fert . Et quindi prefa l’occafione , tac-

cia l’Albericci ,, il quale inconfidera-

tainente dalla parola lìtteraturam^ ven-

ne ad arguire
, aver lui fcrittow/ volu-

me di bellijjime e vaghe Lettere in lingua

volgare ; ben dando a conofcere di non
aver lui veduto il libro di Polifìlo . Con
l’autorità dell’Albericci fon poicada-
ti nello Hello errore i Padri Altamura
air anno 1 489. e ’l Rovetta al 1 493 -

Nel

tichiffìma di Trevigi ; ma noi ciò nots

oiìam d* affermare , finché a noi non (k.

ae porga altro miglior fondamento..
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Nel Necrologio de’Padri Domenica-

ni di fanti Giovanni e Paolo di Vene-
zia leggefi quella memoria della mor-
te di quello fcrittore : 1520. 17. maggio

Fr. Francefco Colónna in età d' anni 45.
Ma come mai potè il Colonna morire
in tal età , s egli afferma d’ aver ter-

minato il fuo libro nel 1467. chiuden-
dolo con quelle parole : Tarvijii cum
def^rijft-mis PolÌ£ amore lorulis difiinere-

tiir mifellus P.oliphilus. M.CCCCLXV1L
hai. ynaji i Ma la verità fi è , che ’J vec-

chio Necrologio di quel convento perì

per incendio ; e che poi fu rifatto alla

meglio , egualmente che altri libri non
pochi di quell’archivio , dal Padre
Maeftro Urbano , fu le memorie che
potè raccogliere da’ libri del fuo con-

vento chefipoteron falvare, eda’ne-

crologj di (anta Mariaformofa ,
chie-

fa parrocchiale,dentro i cui confini ffx

funata la fuddetta chiefa e convento
di fanti Giovanni e Paolo. Ciò dunque
che con qualche verità fi può afferire

di Francefco Colonna fi è, che fcriffe

quel libro nella fna gioventù, chevi-
vea nel 1512. e che non improbabil-
mente è morto nel 1520.

5. Noi non approviamo la con-
' ghiettura del Sig. Cav. Zorzi , che lo

Scroffa fia morto fventuratameiite , w-
cif9



Ariticolo XIL 30;-

cifòàa non fo chi ; prefa. dall’epitaf-

fio di Fidenzio. pollo nel fine de’ fuoi

Cantici.
Glottocbryfio Fidentio ^ eruditt(ftmo

hudìmagiftro
^

e inquafio gtsnfareophago :

Un fiero ^ tfn crudo più d" un A ntrop^phago

L’ UCCISE ; 0 ctìfo a i buoni damncfifflmol

Imperocché quello non è epitaffio-

fatto da chi fi fia allo Scroffa
;
ma fu

fatto dallo Scroffa a Fidenzio . Nella

prima e in altre delle piu vecchie im-

preffioni,, cosìieggefi il terzo verfo:
CAMlLL.O crudo piu d'un Antropophago .

Noi tuttavia nè pure da quello verfo

eonchiuderemo
, che il maellro fia

flato veramente uccifo dal fuo difee-

polo , sr fatta morte
, in qualunque

lenfo ella fi prenda , dovendoli con-

fiderare come pura, finzione del poeta

.

6. II Sig. Cav. Zorzf nelle Notizie ,

e T Sig. Coi Ab. Lioni nelle Annotazio-'^

nf ^ fanno memoria di alquante ed'u

TÌonì de’ Ca}itict di Fidenzio : a ninno

però di elfi è fortito di vederne la pri-

ma . Noirifolviam dì qui.darne un di-

flinto catalogo di quelle, chegiugne-

re. fon potute a nollra notizia , con-

forme l’ ordine- de’ tempi in cui fono

ufcfte ..

I. I Cantici di Fidentio . MiD.LXIF
in 8. Non vifiefprime il nome dello»

ftani-.
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flampatore , nè il luogo della ftampa

.

Il libretto , eh’ è in tutto di 30 . faece ,

è intitolato Al Molto Mag.Signore Cava-
liere il Sig. Francejco Pagani . Chiun-
que fe la dedicatoria , non vi pofe il

fuo nome; la qual dedicatoria è affai

breve , e però noi qui la traferiviamo
preffochè tutta . Dovendo io piMicare
i Cantici di Fidentio ,

i quali agiudi-

cio uìiiverfale fonopieni digrande arte , &
d’ infinita vaghe7,7ui , ho voluto indiriz-

Tuirli a V. S. in fegno della molta mia of-

fervanza verfo lei . Et perche defidero

che ella conofea in altre occajloni V ani-

mo mio\ non mi diffonderò in molte pa-

role , ma folamente la pregato à talvol-

ta leggere quefli componimenti y perche

in effi vedrà hellifftrrà tratti di poefia ,
con~

giunti con tanta dolcezza , & leggiadriay

che io fonoficuro , che ella ne refiaràfodif-

fattiffim,a , La data è Di Reggio , ilpri-

mo di maggio . M.D.LXIl.Se può creder-

li che la fuddetta lettera lia dell’im-

preffore , non v’ ha piu dubbio che in

Reggio fiafi fatta rimpreflione. Ma
forfè fcrittor di quella fu l’editore,non
l’impreffore;ma forfè,chiunque e’fi lia,

ne volle fallificare il luogo della data

,

per via piu ftarfene occulto . Di quell’

edizione , eh’ è rarillima , qn efem-
plare n’ abbiam veduto appreffo il Pa-
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dre D Piercaterino Zeno , Somafco

.

' 2 Cantici & elegie del Pedante afpaf-
I /tonato

f
con locupletatione del i/tejfo & d'al-

tri autori . Anche quefta è in 8. e fé ne

ferba un efemplare nella libreria de'

Padri Somafchi della Salute : ma non
che il luogo e lo ftampatore , nè pur
vi fi accenna l’anno della ftampa. Dal-
la prefe-zion dell’ editore alli fludiofi di

poe/a
,
chiaro apparifce , che quefta

fia la prima edizione incuia’verfi del

noftro Glottocrilìo fienfi aggiunti que’

d’altri autori . La prefazione così

principia : Eccovi , che -, PER NON
MANCARE ALLA PROMESSA,
vedendo quanto vi fonogratì li Cantici di

Fidentio
, STAMPATI DA ME GIÀ

ALCUNI MESI , a vojlra contemplatio-

ve y HORA ve libo fatti RISTAM-
PARE CON MOLTE AGGIUN-
T E del iflej/o & di altri hellij/tmi in-

gegni . Da quefte medefime parole

evidentemente altresì poflìam com-
pre ndere,che non fol fu fatta altra edi-

zione anteriore a quefta; ma ancora
che queft’ edizione è diverfa da quella

del 1662. da noi pofta in primo luo-

go , nella quale l’ editare non promet-
te di farne riftampa con aggiunte.

3. / Cmitici di Fidentia rifiampcti

con aggiunta à' alcune vaghe compofitia-

td
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ni del mcàefimo genere . Ricorretti con

diligentia. 1564. in 8. Il Sig. Apoftolo
Zeno, chenepoflìede unefemplare ,

giudica che queft’ edizione fiali fatta

in Ferrara per Valente Panizza Man-
tovano , ftampatore ; avendola atten-

tamente rifcontrata con edizioni d’al-

tri libri da lui ftampati, e in partico-

lare con quella delle Rime d’Alberigo

Lungo Salentino , nel 1563. in 8. La
prefazione,ìndiritta al Magnif. Sig. Giu-

lio Stifena , è in data di Ferrara iq.Apri-

le 1 5Ó4. Qui fi leggono altre giunte di-

verfe da quelle deìl’edizion preceden-

,
te •, e portano il nome diJ.Argyroglotto,

fotto cui forfè nafcondefi qualche poe-

ta Ferrarelè, mentre qui in qualche

luogo fon nominati il Po e Ferrara :

tutti nuovi argomenti per via piu far

conofcere che in Ferrara è fiata fatta

quell’ imprelfione

.

4. I Cantici diFidentio GlottoCryfio

{cosi) ludimagifiro y con aggiunta d'alcune

vaghe compofitioni nel medefrm genere.,

di nuovo riftampati . In Fiorenva . in 8.

Quell’edizione, la quale vien ricor-

data dal Padre Angelico-aprofio Vin-

timiglia fotto ’l nome di Pierjacopo

Villani , a carte 49. della Vifiera alzata ,

è in tutto fimile alla precedente , fe

nonché, con diverfa dedicatoria , da
Pier-
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Pierfancefco Muzj è intitolata «/Alo/-

to Magnifico e virtuofijjimo m.Gherardo

Spììii'i nel fin della C[uale leggendoii :

di Fiorenza alli xiiì. Caprile 1565. quin-

di chiaramente ognun vede l’anno in

cui ella fu: fatta >

5. I Cantici di Fidentio
, ec. 15:6^.

in 8. L’ edizione è affatto fomiglian-

te a quella che al nuni. 3. s’è regì-

ftLata

6.. Altra edizione in tutto fimile

alla pofta nel num.3. e con la dedi-

catoria medefima. In Fiorenza appref-

fo Antoìiio Padovani

,

1572.
7> Altr a parimente fimile^ pur di

Fiorenza , dell’ anno 1474. Son ricor-

date a carte 465. delle Notizie , e a
carte 475. delle Annotazioni •, e fon

amendue in 8 .,

8., Altra totalmente fimile ; maal-
q;uanto fcorretia : In Mantova ,

ap-

prejfo Francefco Ofannayjiampator ducale^

1590. in 8..

9. I Cantici di Fidoizio ai quali ^

con i auxilio del preio
^ fi fono aggiunti

altri cantici e rithmi di molti celeberri-

mi ludimagifiri ^ e proféjfori della prifca

favella . In Vicenr^a
, pér Giorgio Greco .

in 1
2._ In queft’ edizione e nelle fe-

guenti
, fi fono fatte giunte d’ alfì

autori nello fteffo genere , e fono . f-
fatto
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fatto diverfi da que’ dell’ edizioni an.».

•tenori . Il piu celebre fra quelli è Gio-

vambatijla Lìviera , famofo per piu fue

opere llampate , che qui va mafche-
rato col nome di LaHantio Calliopeo.

Anche la prefazione è diverfa da quel-

la delle precedenti edizioni . Il Greco
efercitò T impreflbria in Vicenza ver-

fo’l principio del fecolo decimofetti-

mo; e a quel torno aflegniamo quell’

edizione , mentre qui non apparifce

altro indicio del tempo precifo in cui

ella è Hata fatta
.
Quella edizione ri-

cordali del Cinelli nella Scazia I. pag.

33. e dal Padre Vintimiglia nel fo-

prallegato luogo della Vifiera al%ata .

L’edìzioni che appreflb quella noi an-

noveriamo , fon tutte fatte inVicenz^,
per impreflbri diverfi; e Ibn tutte limi-

li alla predetta , e tutte in 1 2.

I o. Per Francefco GroJJt ^ 16 1

1

. ,

1 1
. Per Francefco Bolzetta^ió 1 1

.

Sovente olTervafi
, che due o piu llam-

patori 5 a fpefe comuni , faccendo im-
primere il medefimo libro , dipoi CÌX7

Icuno mette ilfuo nome a quel nume-
ro d’efemplari , che gli toccano di fua

porziotie . E ciò ci fa fofpettare che
quella fia un’ edizione medefima , non
effendoci potuti capitar fiotto gli oc-

chi due libretti legnati co’nomi diverfi
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di quelli due ftampatpri, per farne

il rifcontro

.

12. Per Francefco Amadio f 1614.

Di quelle edizioni , eccettuatane la

legnata del numero ii. fan memo-
ria gli autori delle Notizie e delle An-
notazioni , a carte 465. e 475.

ARTICOLO XIII.

Noti%ie ijloriche degli Arcadi morti . To-
mo fecondo . AltIlluJlrifs.eR.everen-

difs. Sig. Nlonf. Girolamo Crifpi , Au-
ditore della facra R.uota Rrniana. In

R.oma , nella Jlamperia di Anto7iìo de'

Rojft 1720. in 8 pagg. 368. fenza

le prefazioni e i due indici.

D a centotrentacinque Arcadi
morti , de’quali abbiam gli elogi

in quefto fecondo tomo,noi fol que’po-
chi fceglieremo che mancati fon dall’

anno 1718. fino al prefente , i quali per
opere letterarie , o imprefle o inedite

,

hanno lafciata a’pofteri lodevol me-
moria .

I. Paolantonio del Nero , Genovelè, p.66.

fu un de’fondatori dell’ accademia de-

gli Arcadi di Roma , ed efercitovvi

le cariche di Vicecultode e di Colle-

ga : fuo ;nome paftorale fu Siringo Ro-
teo
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teo. Portatofi in Roma d’ anni i8. vi

compiè i fuoi ftudj di lettere umane.
Servì di fegretario al Duca di Mon-
tqleone in Madrid , all’Arcivefcovo

Cardinal Boncompagno in Bologna

,

e al Marchefe del Vailo in Vienna ,

Eletto dal regnante Imperadore Go-
vernator di Mantova il Principe Filip-

po d’ Harmeilat ,
anch’ egli vi fi por-

tò col titolo di Segretario di flato di

quel ducato . MoiTegli effendo dagli
j

emuli gravi perfecuzioni
,
pafsò fur-

tivamente a Vienna, per farvi udire

lefuediicolpe- Colà oppreflbdacure
travagliofilfime

,
piu che da naturai

malattia, morì a’3.d’agoilo dell’an-

no 1 7 1 8 . Molte fue rime volgari fi leg-

gono fra quelle degli Arcadi ne’tomi I.

e Vili, e principalmente un egloga in

terzetti fra due, Alejfi , cioè il Sig. Giu-
feppe Paolucci , e ’l noilro Siringo

, fu

compofla da amendue i fuoi inter-

locutori, ciafcuno per la fua parte;
j

e fu la primi che di talguifis’afcol-

tò in Arcadia nel 1650. un anno dopo
la fua iftiturione . Ne’Giuochi olimpi-

\

ci , celebrati in Arcadia l’ olimpiade )

MDXXI. acarte 105. ila un fuoepi-
'

grammi, eh’ è un faggio della gentil

maniera del latino fuo verfeggiare .

Il Sig. Arciprete Crefeimbeni , in piu 1



Articolo XIII. 3 1

1

luoghi delle fue opere, fa diluimen-

zione con lode . Raccoglitore di que-

lle e d’ alcune altre notizie è il fuo

compaftore Pakmone Licurìo (a) P. A.
e Collega.

II. Èuri/lene Aleate {b) P. A. del- P

la colonia Mariana , ci porge le no-

tizie del Padre PierfrancefcoJjagiwni ,

detto della Concey^ione . Sua patria fu

Caftel-bolognefe j
l’anno di fuo na-

fcere fu il 1660. In Ancona fei fuoi

ftudj lotto a’ Padri delle fcuole pie , il

cui abito velìì in Roma nell’anno fuo

quindicefinio . Studiò le fpeculative

fotto ’l Padre Giovanfra,ncefco Marti-
ni, di fan Romolo, Gebovefè. Tolto
dair impiego delle fcuole , dove piu
anni erafi efercitato , fu prefo per fe-

gretario dal Padre Giovanfrancefco
di fan Pietro, fuo Prepofito generale,

che poi Io promofle all’ufficio di Proc-
curator generale , in cui anche per
la feconda volta fu confermato. In-

di al fopraddetto Padre Giovanfran-
cefco fu dato per fucceflore , con
profitto notabile di fua religione ;

mentre nel fuo generalato non folo

accrebbe il numero de’ collegi , ma
vi

(a) S\g.SilvioStatnpìgltay Romano.
(b; P. Niccolo- maria di s. DomenicOy Ge-

nfivefe > Ch. reg. delle fcuole pie

.
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vi promofle gli ftudj d’ogni fcienza

e bell’arte , e prkicipalmente delle

mattematic'he e delle lingue . Anno-
verato allora fra gli Arcadi, col nome :

di Dimante Scillwizio
, unitamente col

Padre Sigifmondo di fan Silverio , di

cui altrove s’ è parlato , fondò fra’fuoi i

la colonia Partenia. Fu di poi AlTiften- i

te generale ; ma di là a qualche tem-
po rinunziata quella dignità , fu elet-

,

to Rettore del collegio eccleliaftico in

Roma; nel qual governo gagliarda-
'

mente colpito d’apoplefia , chielli co’
'

cenni i fanti fagramenti
,
piamente fi-

nì di vivere agli 8. di febbraio dell’an- i

1101720. Una fua lettera volgarmen-
te fcritta al Padre Adolfo di fan Gior-
gio, in lode d’una fua opera,contro agli

Ebrei in ebraico compolla,fu llampata
in Vienna del 1708. Madipoilo ftelTo

j

Padre Adolfo avendo traslatata in

latino quella fua opera , e l’anno ap-
preflb rillampatala pure in Vienna ,

col titolo Tejlis & àoElor\ vipofe in

fronte la medefima lettera latinamen-

te tradotta - Affai però maggiore
opera del Padre Giovanfrancefco ,,

cioè nn LeJJlco biblico di piu volumi ini

foglio
, fu data alle ftampe d’Augu- !

fta . Giovanetto publicò un’ operetta ij
1

intitolata Rbetoricus agon . Altre fue
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fatiche di materia rettorica fèrbaiill

nella libreria dì fan Pantaleone de’ Pa-
dri delle fcuole pie in Roma, nella

qual città condufle la maggiore e mi-
glior parte di fuavita, e per la mol-
ta flima che ivi di luì 11 ebbe , fu-

rongli conferiti gli uffici di Qualifica-

tore della fanta romana iiniverfale

Inquifizione , e fii Confultore della

Congregazione facra dell’ Indice

.

III. Napoli diede alla luce D. An-
drea dtAquino , de’ Duchi di Calbli w

Paflati gli anni fanciullefchi negli ftu-

dj delle lettere e negli efercizj detti

cavallerefchi , parve che nel princi-

pio dì fua giovinezza chiamato fofle

al meftiere dell’ armi
; imperocché in-

forti eflendo nello flato del Papa mo-
vimenti di guerra , ed eletto Com-
miflario dell’ armi pontificie Monfl
Luigi d’Aquino, fuo maggior fratel-

lo , eflb a Roma fi condufle alla tefla

d’una compagnia dì genti d’armi .

Ma racchetatafi ogni cofa , fi ricon-

dufle in patria , dove terminati gli

fludj , ricevè la laurea dell’ una e

r altra legge . Indi fi fe rivedere in Ro-
ma in abito di Chiefà ; e le fue nobi-

li maniere
, e la fua molta letteratu-

ra , unite a coflumi illibati e ad efern-

plar liberalità verfb de’ poveri, induf-

Tomo XXXV. O fer
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fer Clemente XI. a dichiararlo Vefco.>
vo di Tricarico . Portatoli alla fUa
chiefa , nulla ommife il zelantiflimo

Pallore, per dare opportuno riparo
alle neceflìtà sì fpirituali che tempo-
rali del gregge a fe commeflb , im-
piegando , non che i frutti della men-
fa epifcopale, le rendite di fuo ricco

patrimonio , a foftentamento della

povertà . Ma’l vedere , che nè pur
cutto quello ballava, per trarne di

tiriferia ibifognoll, talmente egli s’af-

fliffe, che l’animo comunicò al corpo
i fuoi languori, il quale sì gravi malat-
tie contrade,che l’obbligarono a rafle-

gnare nelle mani del Pontefice il vefco-

vado. Menò qualche anno vita privata

e tranquilla in Roma ", di là fi ritirò in

patria , dove
,
quali prefentendo y

dalla mancanza delle forze , vicina

r ultima fua ora , con vie piu di fer-

vore s’applicò ad ogni virtù criftia-

fia , e principalmente agli efercizj di

carità , confumando , a beneficio di

luoghi pii e di povere famiglie quan-
to pofledea di beni ecclefiaftici e pa-
trimoniali . In breve fi ridufle a vi-

vere in povera cafuccia e fpoglia do-
gai addobbo , venduto avendo non
ibi l’argenteria ed ogni ricca fuppel-

lettile, mai libri ftefli, che in altrii

tem-



tempi , fcelti e copiofi aveafi ragli- ^

nati , e i migliori de’^uali eflendo

da lui poftillati , in piu luoghi dì-

fperfi , rendon chiara teftimonianta

della dottrina del primo lor pofleflb-

re . Morì , univerfalmente daTuoi con-

cittadini , diftintamente da’ poverel-

li , compianto ;
e l’avvifo di fua mor-

te giunte all’ adunanza degli Arcadi
in Roma a’ 17. dicembre deiranno
1719. alla quale fin del 1691, erafta-

to aferitto fra’prìmi' col nome di Bar-
cinìo Melangeo e ìn leftìmonianza del-

l’amor fuo verfo di quella , avea Icrit-

te al generale Cuftode piu lettere ,

cuftodite nel fuo ferbatojo . Lalcià
fcritti a mano , molti componimen-
ti di poefia latina , tutti di puro Iti-

le e d’ottimo gufto . Alla diligenza

di Teone Cleonenfe (a) Vicecuft. della

col. Sibillina , ìtam tenuti di quelle
notizie

.

IV. Del Senatore Co. Fì/zppo A/dro~

validi Marefcotti e della Co. Èlena Popo-

li ,
perfone di quella nobiltà che a nin-

no ignota efler può, nel 1686. nacque
il Co. Ercoleìn Bologna . Fe ì fuoi ftu-

d) di lettere umane in patria , e i»

rettorica ebbe maeftro il Padre Cam-
O 2 mil-

(a) Sig. Can. D. Giovancarlo Crochiante ^

Tiburtino.
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L

etterati
tnillo Ettorri Gefuita , autor famofo
del libro intitolato II buon gu/lo né'com-

ponimenti rettorici {a)\ e tal fu il pro-
fitto che fotto la fua difciplina egli

fece, che fe ne conciliò l’amore e la

flima, e merftofli che da lui dedica-

ta gli foffe la Rettorica d’Aria Mon-
tano ,

poeta Fiammingo , in verfi la-

tini defcritta , cui il Padre Ettorri

avea illaltrata di note e nuovamente
Rampata. Nel 1700. il Co. Ercole,

infieme con due fratelli , fegnì il pa-

dre in Roma, dove con titolo d’Am-
bafciadore della patria al Pontefice

fi portava , e Rettevi piu anni . Qiii-'

vi fe il corfo della filofòfia , e poi

della teologia fotto’l Padre Gregorio-

Selleri , allor Segretario dell’ Indice , e

óra Maeftro del facro Palazzo : il che

fece che alla maniera fiiafìsiritofadi

verfèggiare s’aggiugnefle molto di ro-

buftezza c di fenfatezza . In quel fog-

giorno s’invogliò di farli arrotare fra gli

Arcadi; e l’anno 1703. gli ii. di fet-

tembre , vi fu aferitto col nome di Gri-

feldoToledermio

.

Era egli fu ’l fiore di

fua giovanezza , e di bellezza non ordi-

baria fregiato ; e con aria sì gentile

di voce e di gefto , recitando negli

acca-

fa) Èfìlojna
, epprejfo gli eredi del Sardi ^

1696. in 12.
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accademici congreflì

,
porgeva le co-

fe file, -che da tutti con piacer fom-
mo era afcoltato . Erafi dato a imi-

tare lo ftile del famofo Monf. della

Cafa •, ma rendealo con le grazie ap-

prefe dalla continua lettura del Chia-
brera e del Guidi , piu dolce e piu
fpirìtofb . Ricondottofi in patria ,

fu indotto dal padre a fpolare dama
jiobiliffima Fanefe

,
per nome Clari-

,ce Borgogelli . Ma mentre, percome
piacere a’defiderj della fpoùi , por-
tufi di quando in quando a Fano ,

quivi, nella cafa de’fuoceri, fu fbrr

prefo da febbre , nel principio mal co-

iiofciuta , e poi fcoperta mortale e ir-

^emediabile , che , nel trentefimoterzo
anno di fua vita, nel 1719. a’ 1 6. dì

.febbraio, a morte lo condufle . Il ca-

davero imbaìfaraato , fu in Bologn^
condotto; e nella chiefa del Corpo di

Crifto , dove ferbafi f incorrotto cor-
po di (anta Caterina Vegri ,

di cui
egli era flato fèmpre divotiffinao ,

gli

furon celebrati pubblici fbntuofiifimi

funerali . Di là trasferito nella chiela

di fan Salvadore , nella fepoltura de’

fuoi antenati fu ripofto . Molti com-
ponimenti del Co. Ercole Aidrovandi
fi leggoa nella terza parte della Scel-

ta di fonettì e canzoni del Gobbi ,

03 delf
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deir una e l’altra edizione ; ma in af-
fai maggior numero nella feconda .

Mirtiliàe. "Langiano {a) P. A. è il com-
pilatore di quefte e delle fufleguenti
notizie . \

_
V. Lo lleflb anno e mele

, pochi
giorni prima , cioè a’ g. di febbraio

,

in non molto differente età , che fu
nell’anntt trentefimoquinto , lamede-
fima città di Bologna lagrimò la per-
dita d’altro fuo nobilifllmo e dotto,

cittadino . Quefti fu il March. Giro-

iamo Graffi y nato nel 1684. Da’fuoi,
foramofì di vedere in luì continuate
fe glorie di molti loro antenati , che
per mezzo degli fludj legali afcefer

alle primarie dignità della Chiefa ,

e quattro al cardinalato furon pro-

moflì j fu confortato a’medefìmi ftu-

d;, e n’ottenne la laurea in fu a pa-

tria . Prefe abito, ecclefiaftico, e ac-

compagnò Monf.. Salviati , Nunzio
ftraordinariò in Francia, e dipoi Ler
gato in Avignone . Ma poco, dopo»

tornò alla patria in abito, fecolarefco,

e ripigliò gli fludj della giuri^ruden-
za , Sedè più volte nel magiflrato

fupremo degli Anziani ; e quando piu
giudice non era ,

godea di far l’ av-
vocato ma non raercennario , de’po-

ve-.

(a)- S)g Carle-francefr.o Martelli
,,
Bclognefe*.
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verelli e degli amici . Efercitofli ani

che nelle lettere amene
,
e in piiicon-

grelTì accademici recitò fue poefie , t

riportò lode ; di quelle lè n’ ha ur»

faggio nella quarta parte della Scel-

ta del Gobbi ; Nel rolo de’ Partorì

ArcàdìGeraldo Promachio fu il fuo no-

me . Sta fotterrato nella chiefa goc-

tica di fan Martino , nell’ antico fe-

polcro de’ fuoi maggiori

.

VI. Chiudiamo quert’ articolo conp.254

le notizie di Bartolommeo Nappbii , do-

nate al pubblico da Alfefiheo -Cario

(fl). Fu egli Romano , e Canonico del-

la collegiata di lànta Maria rotonda.

Condì gli ftudj facri con que’ delle

lettere umane, e in ifpezre dilettoflì

della poefia fidenziana , di cui mol-
tirtimi componimenti ancor vanno in

girò per Roma . Prima fu accadami- . ;

co Infecondo , di poi Arcade , col no-

me di Silverio Anteate . Nella famola
feifura fu un di coloro che rtetterfì

neutrali; e però dal rolo partoralefn

rafo via il fuo nome . Terminata la

feifma , vi fu rimeflb ,
e riebbe , ma

fenza la primiera denominazione , il

nome . ‘Si videro molte fue poefie

ftampate in occafione della liberazion

di Vienna , e d’ altre vittorie inque’

O 4 tem-
(a) Si^. Arcipr. Crefeìmbeni .
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tempi riportate contro de’ Turchi :

«n affai maggior numero ne poffedea

Monfi Ciampinì . In una raccolta di

componimenti l’anno 1705. in Roma
pubblicati daU’accademia del dife-

gno j fi legge un fuo erudito difcor-

fo , col nome di Parere , dove da cer-

te cenfure difende l’ imprefa della

fteffa accademia . Morì in patria già

decrepito , nel mefe di marzo dell’

anno 1718.

ARTICOLO XIV.

XiETTERATi Italiani ultimamente de-

fonti .

L

Vr'^T E1 tomo precedente , a carte

J_N| 292. abbiam femplicemente an-

nunziata la morte del Dottore An-
drea Musalo , riferbandoci di da-

re dello fteffo notizie piu copiole nel

prefente tomo .. Nacque egli di fami-

glia che fu molto ragguardevole in

Candia , e che vi godè i privilegi

tutti della nobiltà di quel regno, al-

lorché in eflo con auipicj feliciffimì

fignoreggiava la Veneziana Repub^
blica . Dicono che derivaffe da fami-

glia
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glia nobiliflìma in Goftantinopoli , ne’

tempi migliori del Greco impero ,

detta de’ Muzali o Miaaloni \ i quali

efsere flati fbllevati alle dignità pri-

marie di quella corte Cefarea , e col

fangue imperatorio aver contratta

parentela flrettiflìma e vicendevole *,

narrano piu fcrittori delle cofe Bizan-
tine di que’ tempi . Caduta fotta^ la

tirannide Turchefca l'ifoladi Candia,
Giorgio Nlnfalo trafpiantò in Venezia
la fua cafa; e con l’arte delia medi-
cina che profetava, fe nonco’lluflro

de’ fuoi maggiori , onoratamente pe-
rò , mantenne fe fleflb e la fua fami-
glia , a cui anche in morte lafciò deB
le fortune. Di legittimo maminonio
procreò, oltre sA Andrea-, cinque al-

tri figliuoli , due de’quali , 1 uno ma-
fchio o l’altra femmina ,

premoriro-
no al padre. I viventi fono, Tomma-
fo il primogenito e Be7iedetto , che e-

leggendo la miglior forte e la piu fi-

cura , fi rendettero religiofi , quegli

jiélla Compagnia di Gefu , quelli

nella Congregazione de’Canonrci La-
teranefi

, dove ancor vivono con af-

fai buon nome di probità e di dottri-

na. L’ultimo di tutti è il Sig. Marco,
.che feguì la profelfione del padre , e

.qui in Venezia l’efercita con molta
O 5 ftiflaa.
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fìima .. II iècondogenito fu il noUra»
Aidirea , nato qui in Venezia nella par-
rocchia di fan Martino , ilgiòrno.quin-

to del mele d’àgofto del 1665^ Nien-
te ommife il padre , acciocché eflb’

non meno, che f fratelli ,, mediante
una favilfima educazfone , IbrtilTéro

con ottimi cofìumf anche un’ottima

ìfeiflwatura ; e per ag^unger loro,

•qu^.^e nuovo luUro , impetrò agli

Itelll dal Maggior Cònfiglio di quella

Repubblica il privilegio^ onorevole di
cittadini Veneti , che diconftorigina-

ri il quale è un ordine affai; cofpi-

cuo , e immediatamente dopo, quello,

de’NobìIi Patricia al quaJ ordine que’

che fi afcrivono , vengonjiromollì al-

le lègreterie e ad altri umcj onorevo-
li di queito Dominio. Nelle fcuole pub-
bliche *de’NobiU di fanta Maria della.

Iklute fatto la direzione de’PadriSo-

mafchi , apprefé le lettere umane *, e

fuo maeffro in rettorica fu il Padre
Don Pietrorpaolo. Gàiore

,
perfona.

che dopo, aver foftenute con. molta
lode in fua religione le dignità prima-
rie , e dopo avere efercitata piu an-
ni la carica di Maeffro della cancel-

leria ducale fu dal defonto- Pontefi-
ce Clemente XI. affunto al vefcova-
do, prima di Trau. e poi di Veglia

nella
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nella Dalmazia , dove morì T anno
1717. il dì ultimo del mele di luglio.

Ricevè dipoi le iftituzioni filofohche

dal Padre Don Francefco Caro , uo-

mo il quale con le lettere e con la

predicazione s’acquiftò in Venezia e

fuori gran nome ; e’I cui quarefimalo
e avvento , e la cui filofofìa , date al-

la Rampa, lui vivente, furon ricevu-

ti con deU’applaufo.
Indi fi applicò il noltro Andrea a-

gli Rudi legali, ne’ quali anche s’ad-

dottorò nell’ univerfità di Padova , 1
’

anno 1685. il dì 8, di marzo; come
pure il dì j 9. d’aprile dello Rels’ anno
in Venezia s’addottorò in filolofia , &
fu ammeffo nel numero di queRi Dot-
tori collegiati . Fu obbligato dal pa-
dre a darli agli efercizj forenfi ; ma
da lì a qualche tempo fe ne ritraffe,

ad altri Itudj piu ad effo geniali , ben-

ché meno lucrofi, ^.vendo egli l’ ani-

mo inclinato.

Soggiornava allora in Venezia if

Cavaliere Filippo Verneda, Tenente
Generale dell’Artiglieria di queRa Se-

renifs. Repubblica , e Ingegnere
mofo , il quale, conolciuta l’indole

del giovane Mufalo, e l’animo forte

inclinato alle cofe mattematiciie li

prefe egli Reffo a iRruirlo in quella par-

O ó te
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te delle medefime , che.aH’architettu-

ra militare s’appartiene . E di ciò e-

gli ne rendette un’ affai chiara tefti-

monianza neJ fuo libro
,

intitolato>

Vfo de' lengarìtmi y ec. nella ièconda
iàccia della lettera al lettore , dove
rendendo conto del modo , da fe in-

fegnato in quel libro > del battere le

piazze j così dice ; Ne attribuifco vo-

hntkri quefi' avvedimento mio ( che non

è sì univerfale a tutti, i candidati della

mia prefejftone ) al fu infigne Ten. Geìr^

dell'artigl. Filippo Verneda, che mi o~

noto di appellar ìAhiESXBJf) y cc.

E piu innanzi : Mi fovviene , che me
10 fece ricoììcfcere in sfperienza il fudet-

to MAESTRO MIO . Nel rimanente
però delle fcienze mattematiche fu

11 Mulàlo , egli folo , maeftro di fe

fteffo; e di tutte quelle belle cogni-

zioni , di cui fi valfe a beneficio del

pubblico , e a gloria del fuo nome ,

alla fola fua induftria , ftudio

e

fa-

tica fu debitore.

Ben prefto pertanto fi fe palefe il

fuo merito, e la fua abilità y e con de-

x;reto che può dirli {ingoiare , e però
molto onorifico > fu a lui conferita da’

Savi del Configlio la lettura delle mat-
tematiche nello ftudio pubblico dì

quefta città , la qual lettura nè pri-
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ma nè dipoi niun altro mai ottenne.

Correva Fanno 1697. di no.ftra falu-

te, e’I trentelìmofecondo di fiiaetà,

quando principiò a leggere , iniegnan-

do principalmente fortificazione e
nautica . Ebbe moltilTimi uditori al-

le fue lezioni pubbliche , e via mag-
gior numero alle private, fpezialmen-

te di quella nobiltà Veneziana , alletr-

tati, sì dalla fua intelligenza di quel-

le facoltà e chiarezza in efporle , sì

anche/dalla fua alTìduità e fofiferenza.

infaticabile nell’infegnare •, e della fua
fcuola ufeiron molti valentuomini , i

quali qìiì nominare farebbe cofa lun-

ga , e forfè foverchìa . Dicefi ,
che

anche molti del Senato , nell’urgenze

delle paflate guerre col Turco, avef-

fer pollo gli occhi (òpra il Mufalo ,

per mandarlo , con titolò d’ingegnere,

in Levante : ma quelli che conofeea

il fuo debole temperamento, e nien-

te idoneo per reggere a’ patimenti

della navigazione e della guerra ,
co-

llantemente rifiutò qualfifia condizio-

ne , quantunque vantaggiofa e ono-

-revole , che privatamente glie ne fu

fatta..

, Nel 1707. il dì 8. di giugno , li

congiunfe in matrimonio con Gorne-

•iia di Andrea Porta, allor vedova di,

Fran-
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Fraiicefco Pacata, l’una e l4ltra ca-
fa da molti anni afcritta alla cittadi-

nanza originaria di quella dominan-
te; nè di tal matrimonio gli nacquer
figliuoli. Perdè la moglie il dì 23. di

giugno dell’anno 1716. e la lèppellì

nella chiela del ss. Rolario de’ Padri
Domenicani delh offervanza , fu cui
fi vede quello’ epitaffio .

DILECTISSIMAE
VXORI

CORNELIAE PORTA
ANDREAS MVSALO

POSVIT
SIBIQ3'-E PARAVIT

MDCCXVI
XXIII IVNII

Dal qual epitaffio chiaramente com-
prendelì il delìderio di Andrea , av-
venendo in Venezia la fua morte, di

avere comune con l’amata conlòrte il

lèpolcro . Ma Iddio diverlàmente dif-

polè, che chiamollo a fe il 27. giorno

di luglio del 1721. in un fuo luogo di

delizie in Biancade , villa del territo-

rio Trivigiano , dove per configlio de’

medici fi era portato , fii la fperan-

za che quell’aria potefTe dar qualche
riparo alla lua già rovinata falute -

In quella chielà parrocchiale llalèpol-

%Oi e’I Sig. Marco, fuo fratello, tiene
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atr ordine per ifcolpirvi fu la Tapicla.

rifcrizione infrafcritta ..

ANDREAE.MVSALO
VTR.IVR.ET.PHIL.DOGT
MATHES.PVB.PROF
NOBILL CRETENSI

EX.PRAEGLARA.BYZANTINA
MVZALON,VM.PROCERVM

GENTE
MARCVS. MVSALVS.MED.D

FRATRI.CARISS.
H.M.P

OB.AN.M.DCC.XXI
VLKAL.AVG

Mori Andrea Mufalo in età d’anni

cinq^uantafei non aacor terminati . II

ritratto che q^ui s’è pofto> «el prin-

cipio di quelle notizie
, gli fu fatto-

ne! piu bel fiore di fua. età: ma ren-

diito aveanlo afial piu efteauato e

macilente gli anni
,

gfi ftud) y e piu

dì tutto» ua’oftinatilTima febbre etica,,

che lungamente lo. travagliò , e in fi-

ne Io- traile a morte : male contratto,,

O) dalle continue fue applicazioni ,
o<

piu tolto» ,. come da altri fi llìma ,,

dalla, ftelfa moglie ,. del male medefi-

moi defunta ,, dal cui conforzio ,, sì

forte egli l’amava , niuna perfuafione

mal lo potè difgiugnere . La fua fac-^

eia era di color bruno , le fattezze

bea
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ben proporzionate,la Aratura mezzana:
parco nel vivere , temperato , e figno-

re delle file paflioni; amante elei giufto

e deironeilo
,
pio ed efèmplare . A-

mava la ritiratezza , e ve l’obbligava

sì il fuo temperamento melanconico,
sì il fuo 11lidio e l’impegno dell’ inf^-

gnare: e però di rado ufcivadicafa,

e per lo piu per portar fi alla chiefa;

frequentando principalmente quella

de’ Padri Domenicani
,
che avea non

molto diftante; de’quai religiofi quan-
t’ egli foffe amante e divoto , ne diè

non pochi argomenti
, e fra gli altri

neir,avere fcelto per la moglie e per
fe nella loro chiefa lafepoltura.

Di lui pochiffimo è quello che s’

è

dato alla''ftampa
; e queflro amplia-

to , migliorato , corretto , di modo
che opera quafi diverfa e nuova può
giuftamente chiamarfi ,

lo ha lafciato

tra’fuoi ferirti , i quali non fono sì

pochi , e fèrbanfi appreflb il Sig. Mar-
co , fuo fratello ed erede : fèrbanfi

anche però apprefib molti de’ fuoi

fcolari , fedelmente copiati . Ma poco
meno che tutte le fue opere fon pof-

fedute , da due de’ fuoi piu diletti

fcolari e allievi , cioè da’Sigg. Pieran-

tonio e Giovanni , fratelli Filippini,

Veneziani; de’ quali il primo , con
molta
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molta lode fua e della patria

, profef-

fa le fcienze mattematiche nell’acca-

demia pubblica dì Vienna; e al fecon-

do ,
non ha molto , da’Sigg. Provvedi-

tori fbpra le acque , è flato conferito

l’ufficio importantiffimo di Architetto,

o di Proto , come Io chiamano, di

quel magiftrato . E di quelle opere,

ìnfieme co’ titoli , ci hanno que’due
Signori dati ancora breviffimi argo-

menti .

1. Arimmetica teorica e pratica. Qui
con particolar ordine e chiarezza fi

tratta della qualità e ufo delle pro-
porzioni ne’ numeri interi e rotti.

2. Geometria pratica /opra la carta

.

3. Geometria pratica foprcCl terreno .

In quelli due trattati infegnafi pri-

mamente l’operare fenza iflrumenti;

dipoi con griflrumenti piu accredita-

ti e piu facili , moftrandone la coflru-

zione e l’ufo
;
principalmente vi fi de-

ferivo lo flromento ritrovato dal Sig.

Mufalo { a ), e pubblicato nel tomo
I. della Galleria di Minerva ( è j a car.

213.

{
a ) Il Sig. Andrea Tirali, Ven nano ,

architetto civile , già Tuo fcolaro , tie-

ne quello iftrumento, fabbricato dal Pa-
dre Girolamo Aimo , Carmelitano ,

Piemontefe .

( b
)

In Venezia , pr.ej]o Otrohmo Aihrì\-

i6g6. in fogl.
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215. con quello titolo: Fabrka & u.

fus injlrumenti ad praxes geometricas per-

cpportwii . Indi vi fi danno le regole

neceflarie per l’icnografia , ortografia,

(cenogratia, topografia, ec.

4. Co/lruzione e ufo del compajfo di

propor%ione . Su quello illrumento ag- ,

giunfe il Mufalo alcune linee per for-

mare gli ordini dell’architettura civi-

le, e per le proporzioni armoniche ;

e in oltre altra linea a ufo del fuo
Metodo di fortificar le piazze , efpo-

,

fto da lui nel trattato della fortifica-

zione . Finalmente ne dà l’ ufo nell’a-

rimmetica, geometria piana e folida,

e nella trigonometria ni la campagna
e fu’l mare

.

5. Idroftatka . Qui fi tratta de’cor-

pi galleggianti ; de’fonti; della mifu-

ra dell’acque correnti ; degli effetti

cagionati da’ fiumi , e del modo d’im-

pedire la lor corrofione; del livellare

le acque; delle macchine idrauliche,

e di quelle con cui Tacque s’innalza-

no ; e di alcuni Quefiti lafciati da
Geminiano Montanari al Magillrato
delle acque, acciocché faccianfi efa-

minare da’ periti.

6 . NLodo di mifurare ogni fuperficie e

ogni corpo.

7. Trattato di geode/ia . Utilifllmt

fono
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fono q^uelli due trattati ,

il primo a’

profèflori d’arehitettura civile c mili-

tare ,
il iècondo agli agrimenfori ,

niun altro mai per l’addietro elTendo-

fì pubblicato con tante condizioni e

tanti cali polTìbili a fuccedere sì fu la

carta che fu’I terreno.

8 .. ufo de logaritmi nella trigonometria

piana e ne* tiri dell’artiglierie , a cui fo-

no anneffe le tavole à’ejji logaritmi tan-

to per i feni e tallenti quanto per i nu-

meri y dall*unità fina al 1 0000. If utile

di queft’dpera diffufamente fi rnani-

•fèfta nella lettera al lettore i piu bre-

vemente nella dedicatoria a’Sigg; Ri-
formatóri d’allora dello ftudio di Pa-
dova , con quelle parole ; Un. inventoy

pojfo dir nuova ^
quivulgato y appartenen-

te alle militari r quello- che mi pare d'ef-

fer giunta ad accertare i tiri delle bombey

in bifogno d’attaccare da una pianura una

città pojla in monte p 0 da un monte ,• fi

fituata fòjfe in pianura p doppo che ilGa-
lilei e Torricelli hanno accertati i tiri fo-

li
-,
quando l’uno e l’altro de’ luoghi fat~

trovi nel medemo piano orbatale . Di
quello ritrovamento il Mufalo nella,

lettera al lettore , con l’onorata inge-

nuità fua , autor ne fa il Generale Ver-
neda

,
già fuo maellro». Fin. l’ anno

1702 . per Giovandomenico. Nanti in
Vene,-
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Venezia , fu ftampato in 8. quello
libro, eiprofeflbri Io ricevettero con
applaufo e con profitto . Ma vie piu
applaudito egli farebbe e piu proficuo,

fe una riftampa fe ne faceffe fu’l mano-
fcritto che lafciò l’autore , affai piu

voluminofb e migliorato , dove efpref-

famente tratta della trigonometria

rettilinea e curvilinea
,
pratica e teo-

rica; v’inferifce tutti griftrumenti co’

quali,anche mediante il femplice com-
paffo

, fi fa qualunque operazione

folita rifolverfi per le tavole trigono-

metriche , fe bene non con sì eiatta

precilìone . E però a ragione, nella

fuddetta lettera dedicatoria , l’autore

afferma , quello picciol lil5ro effere

una parte fola , trafcelta da mi intero vo-

lume .

g. Elementi d' Euclide . Sono i fei

primi libri, conl’undecimo e duode-
cimo , aggiuntivi alquanti corollari e

problemi : e qui in pratica , fu la car-

ta e fu’l terreno li applica ogniteo-
jema .

IO. Mathematica elementaris
y in qua

Euclidis , Archimeàis
, Ù Apollonìipro-

pofitknes y aliorumque geometrarum fele-

£l£
y

circa quantitatem continuam , Imea-

rem planam , ac folidam , nova methodo

& ordine cxponuntur

.

L’ordine di que-
ffi‘
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Iti elementi s’avvicina a quello di im
anonimo , che intitolò un filo libro

Elementa geometrica novo ordine ac me-

thcào demonjlrata ; pubblicato per le

Itampe di Londra. Ma qui v’hade-
gli accrefcimenti , e le dimoftrazioni

e i finizioni vi fon piu efatte.

11. Mattematica di Giovancrijloforo

Sturmio , compendiata e volgarmTMta .

Vi fon però delle giunte , correzio-

ni , e mutazioni
,
per facilitarne a’

principianti l’intelligenza

.

12. Statica.

13. Meccaniche

.

Qui , dopo eflerlì

trattato delle cinque fpecie delle

macchine fondamentali, della bilan-

cia e della ftadera, ragionafi a lun-

go della forza della percofla, e del-

la potenza motrice nell’ innalzare un
corpo fovra un piano inclinato

.

14. Modo di livellare le terre e le

acque .

15. Architettura civile

.

Qiù fi rac-

coglie quanto dagli architetti piu ec-

cellenti fu infegnato intorno alla pra-

tica e alle proporzioni piu efperi-

mentate . In oltre vi fi dà l’ufo di

divertì iflrumenti per quella e per

quelle *, un trattato di geometria pra-

tica per defcrivere ogni linea retta

e curva , permefTa nell’arte ;
altro

‘ trat'
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trattato delle proporzioni , e’i modo
tiì fervirfene', e in fine una q^uantità

di tavole , mediante le quali , con
una comun divifione di modulo , de-

fcrivonfi gli ordini , le arcate , e le

logge de’ cinque autori principali

dell’arte,

. i6. jJIngegneroVeneto f ovvero l’Jr-

ehitettura militare. Queft’operaindue
libri è divìfa . Il primo libro tratta

delle fortificazioni regolari e irrego-

lari , e dell’opere efteriori , e contie-

ne fei capì.

Nel 1. capo trattali del recinto in-

teriore. Qui primieramente, propo-
ni ì termini dell’arte e le rnaffime

generali da oflervare , ii efpongono
molti metodi dì fortificare , antichi

e moderni
,
e perfine il il Mufalo ef-

pone il fuo nella forma qui brevemen-
te defcritta. i.Stabilifce, colMaro-
lois , r angolo fiancheggiato da 1 5.

gradi piu della metà dell’angolo della

figura , fino al dodecagono ; e pofcia

fempre retto. 2. Prende per mifura
il paiTo Veneto; e vuole che la lìnea

di dìfefa fempre fia di 150. palli ,

che ridotti a fo/Tè , fono in cir-

ca’, il che è come vuole il Marefcial

Vauban. 3. La llefla prolungata nel

quarto fino all’ottavo , la fa di 40.
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nel nono di 41. nel decimo di 43.

nell’undecimo di 45. e di 47.neldo-

dicefimo . 4. L’angolo che forma fian-

co, con la cortina, è dillo, gradi,,

o quafi retto con la linea di difefa.

5. Stabilifce l’orecchione groflb io.

palli , e 4. il fuo rovefoio . 6. In ca-

dano fianco fa tre piazze , cadauna
con avanti la fua fofla, come il Con-
te Pagani . E con ciò reftano com-
binate le parti d’un recinto interiore,

le quali oflèrvan fra di loro quelri-

fpetto che da molti fcrittori accredi-

tati nell’arte viene riabilito . Oltre a
ciò egli aggiugne molte tavole per le

lunghezze, larghezze, e altezze d’un
recinto interiore , fecondo gli ftelfi ,

regnandovi quelle che abbraccia pe’l

fuo metodo.
Nel capo II. tratta dell’opere efte-

riori , adattandole al fuo metodo , e

interponendovi tavole per le mifure

,

giufta il parere de’ principali ap-
tori.

Nel capo III. tratta delle fortifi-

cazioni irregolari
; ed efpofte prima-

mente le regole di piu fcrittori , dà
la fua; indi propone molti cafi, an-

che particolari , e con regole parti-

colari li rifolve ; rendendo quello ca-

pitolo univerfale per le fortifica-
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zioni dì piano , di monte , di valle,

di fiume, d’ifola, e di penifola.

Il capo IV. fpiega le fortificazioni

campeftri, e alle comuni di altri au-
tori ne aggìugne alcune fue parti-

colari .

Il V. infegna a trovar le lunghez-
ze , larghezze , e altezze , fuperficie

e folidità di qualfifia parte d’ una
fortificazione;a luogo proprio forman-
do tavole , che defcrivono per ciafche-

dun poligono , le mifure del fuo me-
todo .

Il VI. iftruifce un ingegnere sì a
dìfegnare una fortificazione da farli

fu un piano o fu un monte , che a
delinearne una già fabbricata

.

Il fecondo libro , eh’ è affai copio-

fb d’efempli , regole , accidenti , é

pratiche
,

in due capi diftintamente

infegna le colè neceflàrie sì per l’efpu-

gnazion delle piazze , che per la di-

ma.
17. Trattato d'artiglieria

.

Si efpone
il modo di deferivere , conofeere ,

provare , fondere , montare , e_ ufare

qualfivoglia pezzo d’ artiglieria-; fi

danno regole particolari geometriche,

arimmetiche, e trigonometriche pe’

bombardieri e artiglieri ; vi s’ inferì-

feono tutti i pezzi di nuova inven-

zione
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zìone ;

e il tutto fifico-mattematicà-

mente vi fi dimoftra. Vi's’infegnano

in ultimo luogo diverfè proporzioni e

compofizioni di metallo, che poi fu^

rono efperimentate e approvate dal

Sig. Gherardo-arrigo Kroll ,
già fuo

difcepolo , e ora Capitano d’artiglie-

ria di S. M. C.C. prima in Vienna cor»

un cannorìe d’una libbra di palla, che
pefava libbre 6 0. di Vienna; e pofcia

in Napoli con altro di libbre quattro
di palla, che pefava libbre 420.

18. Arte di navigare . Dividefi ir»

due libri, l’uno teorico e l’altro pra-

tico; e ciafcheduno in lèi capitoli.

Nel primo capo del primo fi dan-
no i principi aftronomici; nel fecon-

do i geografici , appartenenti al nau-
tico : nel terzo trattali del moto delle

ftelle fiflè , del fole e della luna
; ne!

quarto del calendario ; nel quinto del-

la loxodromia , inferendo diverfe

tavole a ciò calcolate , e applicate a
que’ cafi che al navigante polTono in-

tervenire : nel fefto efpongonfi molti

fenomeni , sì dell’alta marea , venti

,

e fegni , che dell’acqua e dell’atmo-

sfera 5 adducendo varie fue , e affat-

to nuove, fifico-mattematiche dimo-
ftrazioni.

1 capi del fecondo libro fono i fè-'

Tomo XXXV. P guen-
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guenti ; i. Delle forze moventi mi
legno fu l’acqua ;

e quefto puòthia-
marfi un trattato di meccanica par-

ticolare : 2. Della coftruzione e ufo

del compaflb nautico , de’ fenomeni
della calamita , e del fuo ufo

, retti-

ficazione, e correzione ; 3. Delle mi-
fure de’ paefi , e della ftima o calco-

lo del viaggio della nave : 4. Della
defcrizione e ufo della carta nautica,

e del modo di puntarla; con che de-

fcrivefi uno ftrumento nuovamente
inventato dal Mufalo , e da eflb chia-

mato Rofa 7imtica ; e che dipoi fu

pubblicato da Girolamo Alberti , Se-

gretario dell’Eccelfo Configlio de’Die-

ci , nel libro intitolato Litroduzicne al-

r arte nautica , ec. ( a ) a car, 6 1 . fig.

28. fenza però nominarvi mai il Mu-
falo , che veramenre ne fu il ritrova-

tore ; 5. Della latitudine
, e della fab-

t)rica e ufo di molti iftrumenti per

ritrovarla nel mare ; 6. Della diffe-

renza in longitudine , di due luoghi

,

e del modo di ritrovarla , sì per via

d’oflervazioiii che d’iftrumenti appli-

cati alla nave , fe pure la pratica n’

è poflibile al navigante . Nel manu-
fcritto pofleduto dal Sig. Giovanni

' Filip-

( a
)
fn Veneya^ per Oìrelams

,

17.5. in 4.
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Filippini termina quello fecondo li-

bro con un fettimo capitolo , eh e de!
diario nautico . E con ciò li mette fi-

ne a quell’opera voluminofa e loda-
tilfima, di cui molte copie ne vanno
in giro, non folo nella favella in cui
l’autor fuo la dettò , ma anche traf-

htata nella favella francefe , illirica »

e greca volgare la maggior parte
però fono imperfette e mutilate, e
molte prive della parte eh’ è teorica.

IQ. ProfpetTiva

.

20. Gnomonica , 0 maniera di deferii

ver gli orologi folarì,

(^efto è quanto lafciò d’opere ter-

minate e compiute il Dottor Mufalo.
I n oltre fi fon trovati alcuni trattati

imperfetti e confufi di ottica e di catot-

trica ;
di mufica

, arimmetica fpecio-

fa, e d’architettura navale, con una
gran quantità di difegni d’architettu-

ra militare e civile . Si Ibn anche tro-

vati alquanti fuoi zibaldoni alfabeta-

tì, e alcune carte confufe e in maz-
zi , di varie materie , illoriche

, filo-

fofiche, e legali; ma lopra tutto una
gran mafia di carte di lludj analitici,

ne’ quali feorgefi ideato un libro afiaì

groflo , al cui compimento morte ne-

mica s’interpofe.

P 2 IL
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II.

Se a quelle notizie che il P. Abar
té Don Benedetto Bacchini con-
dufle fino all’anno 1 704. riportate da
noi a carte 296. del tomo preceden-
te , avefle egli fatta la continuazione,

e lafciata egli aveffe memoria fimil-

tnente delle cofe avvenutegli ne’fiifle-

Guenti anni , e vicini a quello che fu

fultimo di fila vita; noi ora ci trove-

remmo fuori d’una gran briga , nè
faremmo neceflìtati di andarle qua e

!à mendicando , fe non meno certe ,

meno però copiofe edefatte. Tutta-
via ,

quali per noi fi daranno , vogliam
credere che al pubblico fiam per ef-

ière accette , come quello che gode
d’effere informato della vita e degli

lludj delle perfbne celebri per lette-

ratura; maffimamente quelle avendo
noi raccolte da perlbne non Iblo accre-

ditate e dotte, ma ben anche intrin-

feche e amicilTime deH’infigne defun-

to ; e quelle , fra molti altri , fono il

Sig. Lodovico.antonio Muratori
, il

Sig. March. Scipione Maffei, il Padre
Abate D. Celenino Lorefice , e’I Sig.

Antonio Vallifneri ; dalle relazioni

de’ quali abbiamo eziandio raccolte

alcune altre poche notizie di colèi

appartenenti ad anni che al 1704.
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fon preceduti-.

XXV. Per opera del P. Abate Ar-
cioni , fuo grande protettore , otten-

ne D. Benedetto il grado di Decano
in fua religione, e poi diConfeflbre dèf-

Je monache Benedettine di fant’Alef-

fandro di Parma , le quali vivono lòt-

to ’l governo fpirituale e temporale
de’ Monaci Cafinefi . Ma mentre s’ad-

opera alla gagliarda
,
per dare nuo-

vo , ma giulto e utile , regolamento
all’economia di quel monaftero , fii

concitò contro quelle tempefte , che
egli accenna, alnum. XIII. della fua
vita ( a per le quali fii coftrettoa
lafciare il monaftero di Parma , e a
ritirarli in quello di fan Benedetto dì
Polirone di Mantova, e poi in quel-
lo di fan Piero di Modana.
XXVI. Nel fuo ritorno dal viaggio

di Napoli , allorché del 1697. fu in

Roma , il Cardinale d’Aguirre lo vol-

le fenipre appreflo di fe nel fuo pa-
lazzo ;

e conofcendo il valore del fuo
ofpire , fe tutto ’l poffibile , acciocché

a lui foffe conferito il porto di fecon-

do Cuftode della biblioteca Vatica-
na . Ma effendofi frappofte alcune
difficoltà, il Bacchini naturalmente
nemico di sì fatte brighe , e di far

P 3 fron-,

( a
) To,. xxxr. pag. joj.
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fronte a chi gli fi opponeva , folle-,

citò il filo ritorno in Lombardia ;

tuttoché r Aguirre , tacciandolo di

poco fpirito , proccuraffe dì ratte-

nerlo.

XXVII. Fu nel 1698. eletto Celle-

rario, e poi, com’^eglìfteflb racconta,

al num. XXI. eletto Priore del fuo
mona Itero di Modana ; e perchè in

*7®4
' quel tempo non vi era alcuna vacan-
za , il P. D. Felice Roma , allora Proc-
curator generale de’Cafinefi, appref-
fo cui era il Bacchini in grandiffima
Rima , ne rapprefentò a Clemente XL
i fuoi meriti, e n’ottenne la difpen-

>2c%. fa . L’anno vegnente iftituì egli nel

detto monaltero un accademia di let-

teratura ecclefiafiltica , alla q^uale a-

Icrifie molti de’fuoì giovani monaci
d elevato ingegno j e ammaeltrollinet-

le lingue greca ed ebraica , e nell’'

iftoria e filologia facra, dettando lo-

ro fcritti molto eruditi fu talimate-

rie. L’anno IteflTo pubblicò in Moda-
na le famofe Epiftole d’Ifidoro. Cla-
rio

‘i
ma , taciuto il fuo nome , vi po-

•fè quello dell’Abate e. Monaci di fan
Giovanni Vangtlilla di Parma .

XXVIII. Già , come narra lo Ilef-

17C6. fo Bacchiniatnum. XXI. ilPc»fe/?c<r/e

d’Agoello Ravennate , di cui effo n
avea
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avea preparato un’edizione da fe ar-

ricchita di diflertazioni e di note , fin

dall’anno 1703. era fiotto la cenfiura

de’revifiori di Roma , e incontrava dì

molte e gravi difficoltà
;
per levar le

quali, finalmente l’anno 1706. fi ri-

folfie di paflar nella detta città . U
ultimo de’ deputati alla revifione era

il Venerabile Cardinale Tommafi , al-

lor fiemplice religiofio . Qiiefio pio e

dotto Padre, a cui dallo fteflb Pon-
tefice Clemente XI. era fiato final-

mente commeflb l’affare , col fiuo cre-

dito e fiapere ad ogni cenfiura pois

filenzio
, e giudicò effer buono e der

gno della fiampa il libro . Solamente
poche colè vi notò nella prefazione,

che dall’autore , lotto gli occhi del

Cardinale Ferrari fu riformata nel

modo che prelèntemente fi legge. In
ciò anche gli prefiarono il lor favore
il Sig. Abate Giufio Fontanini, e
Monfi Domenico Paffionei, che pre-

fentemente con molta fina lode fòftie-

ne la Nunziatura apofiolica negli Svizr

zeri . L’opera dipoi fu data aile ftam-
pe di Modana, e n’uficì l’anno 1708.
come fi dirà a fiuo luogo

.

XXIX. Intanto , nel 1707. gli fu 1707.

conferita la carica di Cancelliere del-

la fua religione I e l’anno appreflb nel *708,

P 4 capì-
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capitolo generale , che allor fu cele-

brato in lanta Giuftina di Padova ,

fn eletto Abate del monaftero di fan-

ta Maria di Lacroma in Ragufi ; al

qual governo tuttavia egli non andò.
Per ottenere tal dignità richi edevafi
la difpenfa d’un anno ; e però il Proc-
curator generale de’ Padri Gafinefi a-

vendone prefentato memoriale di fup-

plica alla facra Congregazione de’v«-

Icovi e regolari , ne incontrò fu le

prime qualche oftacolo : ma il Car-
dinale Ferrari , a cui giunto era im-
provvifo il memoriale, parlò con tan-

io calore a favore del Padre Bacchi-
ni, dicendo, che per sì grande fug-

getto doveanfi difpenfar le leggi an-
che piu rigorofe , che la facra Con-
gregazione a pieni voti ne concedette
la grazia.

XXX. Nell’anno 1711. egli ebbe il

' titolo di Abate di fan Pietro di Mo-
dana; ma non vi Rette che due an-

ni . Nel fettembre dello ftefs’annq

portolTi al monaftero di fan Sifto di

Piacenza , e per due mefi ricercò

quel celebre archivio , nel che fu a-

morofamente alfiftito dal Padre A-
bate D. Celeftino Lorefice , che al-

lora quivi Ibftenea la lettura di teo-

logia . Indi penfava di paffare al mo-;

naftero
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n alierò di fan Colombano di Bobbio,;

per farvi anche in quell’archivio lì^

mili ricerche : ma aflalito da fierif-

fimi dolori nefritici , lì rimafe , e vi-

mandò il fuddetto Padre Lorefice

.

: XXXI._ Nel 1713. ebbe il governo
della badia di fan Piero di Reggio,
e la tenne tutto intero un feffennio;

durante il quale , confortatovi da
Monf Giufeppe Olgiati, Vefcovodi
Como , li pofe a confutar l’opera pe-

ftifera di Jacopo Picenino; e quella

confutazione' andava egli Rendendo .

in forma di lettere , che dovean ef-

fere in numero di diciotto . Aveane
già fcritte quattro , che furono man-
date a Roma per l’ approvazione ;

ma da’revilbri furongli fatti diverlì

obbietti , per li quali egli fe ne ri-

mafe. Di queft’opera ne vanno mol-
te copie in , volta , e una egli ftelTo

nè mandò in dono alla Maellà del

Re di Sardegna, e Duca di Savoia,
che molto la gradì

.

XXXII. Terminato quelfelTennio',

fu trasferito all’amminiltrazione del-
‘^^^*

la badia di fan Colombano di Bob- -

biq . Ma quivi trovò II Padre Bac-
chini un’aria paludofa e folfurea , e
però troppo fieramente nimica alla fiia

làlute. La fua complelfione , che p-r.

P S fe
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fè non era delle pin vfgorofe , inde-
bolita poi dalia continuazione de’

fuoi ftudj , e molto piu da; qiulche
non lieve travaglio, che di quando; in
quando egli ebbe a fòlfèrire , venne
quali a Ibccombere aH’inclémenza di
quel clima. Quivi, fra gli altri ma-
lori , fi. rifvegliaron piu acerbi che
mai i fuoi dolori colici e neftiticr,,

con orine lànguigne , che al fèpolcro.

il voller quali condurre.MatrasferÌtofi>

per configlio de’medki, almonaftero;

di Piacenza , in quell’ aria piu beni-

gna fembrò. che firiavefle alquanto..

XXXIIL. Anzi vi racquiftò tanto,

di vigore, che potè venire ad. abita-

re nel monafteroinligne difantaGiu-:
ftina di Padova, ove giunfe il" dì 12.,

d’ottobre,, e quivi penfava di farfog-

giorno il rimanente difua vita ,. nel

conlòrziò. geniale di que’ tanti lettera-

ti . Quando, vi giunfe , lo aflàlivan

vari fintomi > dipendenti da un’òfti-^

nata e rabbiola ipocondria ,
malattia

familiare degli uomini di molto ftu-

dio . Pativa eziandio di quando, in

quando, un. fatale moleftifiìmo, fingul-

to ,
che giimpediva il fonno; ed ogni

fua azione ;; dal quale però fu fem-

ore liberato, dal Sig. Antonio Vallif*-

seri % fuo amiciflÌEQo di molto tem-
po

».
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po , t alla cui cura unica egli allora

affidò la fua falute . Ma qualunque
rimedio da queirinfigne profeffore gli

veniva prefcritto j volle Tempre che
gliene diceffe la cagione e rellarne

perfuafo, come perfona che de’prin-

cip) e fondamenti delTarte medica e

della notomia era intendentiffimo -

Avergli fra l’altre cofe ordinato ,
con

fenfibile beneficio , l’ufo del vino cal-

do, l’afferma il Sig. Abate Giovani

-

batiffa Davini , in una lettera fcrit-

ta al fuddetto Sig. Valiifneri , e im-
preffa nella fua Differtazioae ,

De po-

tu vini caliài {a). Quando poi par-
tì di Padova il P. Bacchini , volle dal
medefimo in ifcritto un’iftruzione del

governo di fua vita , e una nota di

que’ rimedi che con fuo giòvamento
gli avea prelcritti: e allora il regalò

d’una preziofa corona , fatta di den-
ti di cavai marino, già donatagli da
illuftre perfonaggio

,
pregandolo dì

riporla nel fuo infigne miifeo , e di

fèrbarla in memoria di fuo amore e

gratitudine , Finche fbggiornò in Pa-
dova , e vi foggiornò undici mefi in

circa , la fua Itanza potea chiamarli
un’accademia continua , dove concor-
reano i primi letterati , non folo del

P ò fuo

( a ) XX Xlll. p. Z. pag.
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fuo monaftero , ma eziandio di quel-

la città e univerfità , e di molti fora-

fìieri ancora ; difcorrendo eflb coi*

ognuno fondatamente e copiofamen-
te in qualunque materia che gli veni-

va propella . Quando poi Iblo fi ri-

trovava , non confumava nell’ozio il

tempo , ma , al difpetto di fue gra-^

viflìme indifpofizioni , lo fpendeva.

in illudi utiiifllmi . Anzi , il che era
il fuo folito, qualunque volta forallie-

ro fi rattrovava in luoghi di fua re-

ligione, vifitò Tarchivio antichiffimo!

di fanta Giuftina , e riordinoUo
, vo-

lendo così almeno , giacché in altra

guifa non poteva , elTer di utile a
quel monaftero

.

XXXIV. _Ma finalmente, per cer-

ti fuoi particolari motivi , fu collret-

to ad abbandonare quella città, il cui

foggiorno a lui era sì dilettevole , e.

que’ letterati fuoi amici , che con fona-

mo lor dilpiacere , il nono di féttem-

bre dell’anno. 1720. il videro partire,

e incamminarli per Ferrara , dove fò-

co trasferì
,
può dirli un picciol tefo-

ro di libri rarilfimi e di preziofi ma-
noferitti . Stette in quella città, nel

monaftero di fan Benedetto , fino a’

primi dì luglio dell’anno apprelTo j e
impiegò la maggior parte di quel

tempo, ,
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tempo, com’era fuocoftume, in voi.,

gere , e porre in nuov’ ordine quell’

archivio ,
con grand’ utile dell’ iltoria

ikcra e profana ,
principalmente dù

quella città e dello fteffo monaftero.
' XXXV. Già s’è veduto , al num.
XXII. come l’anno 1693. il Bacchiai

avea ottenuta, la lettura di Scrittura

ìacra neiruniverfità di Bologna, ri

cui efercizio però , per le ragioni qui-

vi addotte , aveva egli internleflb. A-
vendo egli però ritenutone Tempre il

.titolo , e nel catalogo di que’ profef-

fori eflendofi femore ferbato il fuo
nome i fi rifolfe alla fine dicondifcen-

dere all’ iftanze che inceffantemente
veniangli fatte da quel Senato, il qua-
le anche , a perfuafione del Sig. Mar-
chefe Francefco Aambeccari , avea-

gli accrelciuto di 100. feudi il fuo pri-

mo onorario, , acciocché egli meglio
provvedere potefle alle cofe bifogne-

voli al fuo vivere, lènza aggravio dì

quel moniftero . Sperava colà il Bac-
chini,in quell’aria alfai benigna,e nella

converfazioae di que’ letterati che vi

fiorifeono in gran numera, poter go*

dere un foggiorno piu tranquillo e

piu dilettevole 3 laonde a’primi di lu-

glio dello fteff’ anno fi trasferì a Bo-
logna . Ma, potè ben egli mutar clù

oc ma»
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ma ,

non però gli venne fatto di mù
gliorare coftituzion di fallite . Impera

verfaron piu che mai contro di éflb i

fuoi malori , appena lievemente per

breve tempo dandogli qualche refpi-

ro . In una fua lettera , fcritta quell’

anno di Bologna , de’ 29. luglio , co-

sì al Sig. Giovambatifta Recanati
,

Patrizio Veneziano , di qualche tem-
po Tuo amico intrinlèco, dà raggua-
glio di fuo flato

. „ Sarà un mefè in

5> circa , ch’io paflai da Ferrara qua ,

per fiffarvi la mia dimora , fervendo

3) quella univerlìtà nella cattedra di fa-

si era Scrittura, In quello tempo però
33 fono fempre flato ammalato ;

e ben-

sì chè ora mi trovi con qualche miglio-

33 ramento, Io fono tuttavia.

XXXVI. Allafìne il dì primo di

fèttembre , e non agli ii, come per
inavvertenza s’è detto nel tomo pre-

cedente , a carte 205. del medefimo
anno 1721, e non del 1722. come nel-

lo fleffo luogo è feorfò
,
per puro fal-

lo di ftampa , alla violenza funga e
oflinata de’ fuoi mali funeceffitatadi
foccombere la fua natura già del tut-

to indebolita. Fu la morte del Padre
Bacchini

,
qual fi conveniva a un ve,

IO filoforo criftiano
, o

, per meglio
dire, ad uno che ben cinquantaquat-

tro
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tro aruit di religione avea vivuti coit

lina fcrupoJofiìTima olTervanza delle

regole di quel- fanto iftituto che pro-

fetava. Ritenne fino aliultimo refpi-

ro. il fuo vigore di mente, conla fre-

q^uenza degli atti di virtù criftiane

andando incontro. alla morte , a curda
gran tempo, egli erafi premrato .

Chiefe e divotamente ricevè i fagra-

menti della Chiefa , e protefioffi raf-

fègnatiffimo al volere di Dio - Poco
prima di fpirare, pregò il Padre Prio-

re che l’aflilleva , di leggergli , con.vo-

ce polàta e intelligibile , la Paffione

del Signor Noltro Giefu-crifto narra-

ta da fan, Giovanni . Di quella repli-

cava, di quando in quando folto vo-

ce e meditava i piu divoti paffaggi,

finche con. breve e quali non cono-

fciuta agonia, placidamente rendè lo

fpirito. ai fùo. Creatore , alle ore 12.

avendo nell’antecedente notte ,. alle

ore IO., compiuto il fettantefimo an-

no, di. fila età . Nella chiefa de’ Padri
Benedettini di fan Proculo, di Bolo-

gna , dopo celebratigli iconfueti pub-
blici funerali', ebbe il fuo corpo ec-

ciefiaftica. fepoltura ; e da chiunque
conofceva il. merito rariffirao di que-

llo perlbnaggiò , fu amaramente com-
pianta la perdita che fé ne fece .

XXXYIl
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XXXVII. E in fatti il Padre Abate

Bacchini fu uno de’ piu illuftri e fa-

mofi letterati di noftra età ;
e forfe

pochi valentuomini avea f Italia che
ragguagliaffero , ninno che’l fuperaf-

fe . Non v’ ha genere di letteratura

che egli a fondo non poffedelTe : il fa.-

per fuo erauniverfale, il gufto efqui-

fito in tutto . Oltre alla lingua lati-

na , in cui dettò varie fue opere , fi

procacciò anche l’ ornamento della

greca e dell’ebraica, e fapeane quan-
to ballava per farne delle traduzio-

ni. Giovane fe fpiccarefu varj pulpi-

ti d’Italia la fua eloquenza , e fareb-

be riufcito uno de’ primi predicatori

del fuo tempo; ma la fievolezza del-

la fua complelTione l’obbligò ad ab-

bandonare quell’apollolico faticofilTi-

ino miniftero . Fu verfato nella filo-'

fofia sì de’ peripatetici che de’piu re-

centi maellri , e a quefta congiunfe

gli ftudj mattematici , fenza i quali

può dirli priva d’occhi e di mani la

fcienza delle cofe naturali . Ma il fuo

forte era nell’ erudizione facra e pro-

fana , e in un gran poflefio della cro-

nologia e dell’iuoria de’ fecoli antichi

e di mezzo. Nella pratica degli anti-

chi caratteri fu Angolare la fua peri-

zia 5 avendo faticato in quanti archi-

vi
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vj potè avere adito , ficcome quegli

che forte dilettavafi delle vecchie per-

gamene , de’ manufcritti , delle me-
daglie , e d’ogni genere d’antichità ;

anzi nelle fcritture antiche erasìver-

fato , che leggevaie francamente , e

dalla fola forma de’ caratteri con pa-
ri franchezza giudicava de’tempi né’

quali erano fcritte .
Quello ancora

che era piu da ammirare , fu i! fuo
giudicio critico ed efatto in tante e

tanto differenti materie , con un a-

niore intenfo della verità ,
con pene-

trazione d’ingegno e provvifìone di

lumi per difcernerla, e con petto for-

te per fbftenerla e non mai abbando-
narla, per qualunque umano flimo-

lo e rifpetto . Tutti quelli ftudj poi
egli indirizzava alla teologia domma-
tica e polemica

; e fovra quelli prin-

cipalmente la fondava , come fovra

la Scrittura , i concili , i canoni , e

i Padri tutti della Chiefa . A quelli

iludi confortava ognuno, e dillinta-

mente le perfone religiofe ed ecclefia-

ftiche; e fembrava che niente piu T
offendeffe, che’l vedere un uomo , ve^-

ftito di abito facro , che alle l’acre

dottrine non avelTe l’animo applica-

to . Ma fopra tutti obbligava la gio-

ventù della fua religione ad applicar-
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vifi , e iftituita aveva a tal fine lac-

caciernia di letteratura facra in Mo-
dana . Anche in Reggio , in que’ fei

anni che vi fu Abate, n’incamminò
non pochi nelle Icienze , che ora fon di

decoro all’ ordine Benedettino . Ciò
tuttavia , che fra tanti pregi era for-

fè il piu raro , comunicava facilmen-

te agli altri il fuo fapere, e i tanti

lumi , che con lunghilTimo ftudio e

indefeflb aveafi adunati . Era fuo pia-

cere il fare che da’fuoi ragionamen-
ti e conferenze ognuno fipartifie piu
dotto , e ne riportafle aiuti a ben for-

mare il fuo giudicio.

XXXVIII. Nè al fingolar fapere e

a tanti pregi del P. Abate Bacchinì
mancò quel credito e quella fama ,

che non mai abbandona un gran me-
rito . Celebre fu in Italia e fuori il fuo

nome ; e perfonaggi chiarifllmi e per
dignità e per dottrina , ebbero mol-
tilfimo di ftima e d’ amore per lui .

In quefto numero furono i Cardinali

Sfondrati, d’Aguirre, Noris,Davia,
Ferrari , Tommafi ; Corfi , e Fabbroniv
e de’ Principi focolari il Re di Sarde-
gna, il Gran-duca di Tofcana , e i

due ultimi Duchi di Modana . Anzi
il Serenifs. di Modana vivente molto
fempre l’amò ; e avendo intefa la fua

poco
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poco buona fallite nel fbg^iorno di

Bologna, e’I fuo defìderio di ritorna-

re al fuo monaftero dì quella città

,

dove provata avea un’aria a fé mol-
to falutare e un cielo benefico ; die-

de ordine al Sìg. Muratori difciver-

gli a fuo nome , che venifle pure ;

«lolto^ premere a S. A. S- la fua fanì-

tàr e scegli cam^va qualche giorno,

teniamo noi certi avvili , che indugia-

to non arebbe a ricondurvifi . A tut-

ti quefti gran perlbnaggi noi aggiun-

giamo il Sommo Pontefice INNO-
CENZJO XIII.el’Eminptifs. CON-
TI, fuo fratello, i quali per la gran-

de ftima che faceano di tal uomo ,

eranfi avvifati di volerlo in Roma ,

e glien’aveano fatta giugnere una for-

te chiamata; e qiiantunq^ue umilmen-
te fe ne fcufafie , pure Monf Paifio-

neì, portandoli verfo la fua Nunzia-
tura degli Svizzeri ,

portò fòco nuo-
ve iftanze d’ ordine dì Sua Santità

;

ma iftanze vane
;

perchè giunto a
Bologna quel dottiffimo Prelato, ve
’i trovò dì pochi giorni paflato ad
altra vita . Dopo quefti noi averemo
da nominare altri foggetti cofpìcuì ,

e fono Monf Olgiati ,, Vefcovo già

di Parma e ordì Como ; il fpprallo-

dato Monf-Paflionei, Arcivefcovo di
Efela-
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Efefò e Nunzio agli Svizzeri ; MonC
Ciampini; il Magjiabechi , il Vallet-

ta , il Ravafini •, i Padri Mabillon ,

Montfaucon, e Valfecchi Benedetti-
ni; i Padri Tamburini , eTerefenghi,
Gefuiti ; i Sigg. Muratori , Gimma ,

Fontanini, Recanati, e altriingran-

diflìmo numero , i quali gloriavano i

di fua amicizia , e di tenere con ef-

fo lui letteraria corrifpondenza , ora
proponendogli varie quiftioni lettera-

rie e fcien tifiche , ora comunicando-
:!

gli i lor dotti penfamenti e opere
compofte;e di quelli molti anche in piu i|

luoghi delle lor opere llampate fanno
di lui lodevol menzione

.

IXL. Ma tra gli amici piu cari del !

Tacchini occupò luogo affai onorevole

ilSig. March. Scipione Maffei . Que-
|

Ilo Signore non ebbe difficoltà di pub-
|

blicamente nominarlo SUO MAE-
STRO , in una fua lettera ( a ) llam-

pata dal Colleti fra le fue Rime e

Profe ; ficcome nella prefazione alle

Complejftoni di Caffiodorio ec. ( 6 ) , non
dubita di riconofcere da lui quan-
to egli ha d’erudizione ecclefiallica . ,

Ebbe

{ ^ )
In V&neiia

^
1719. in 4. a carte

32 .

( b
)

Fiorentia y ex typographìa Cofegbk

Manni^y 17^ x- in S. a carte xxvii.
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Ebbe fempre il Bacchini (èntimenfì

mol to vantaggiofi di lui e delle cole

da lui Icritte , e diftintamente deTuoi
libri della SckmM cavallerefca . ElTen-

do eflb Abate di fan Pier di Reggio,
quegli che diè in prefto il fuo nome
alf opera intitolata Dodici conclufioni

criftiane ec. ) , di cui però già è

noto non efferne Rato fautore, ope’-

ra comporta a Iblo oggetto d’impu-
gnare quanto in que’ libri s’infegn^

per abbatter la fuddetta ScktiT^ ca-

vallerefca i quegli, dico , fi prefentò

a lui, e pregollo di legger quelfope^

ra , affermando di rtimare f approva-
zione di lui folo , fovra quella di

tutto’l mondo. Ma l’Abate le ne fcu-

sò , con dire , che avendo letto il li-

bro del Sig. Marchefe , ed effendoné

rertato a evidenza perfuafo , nonvo-
lea gittare il tempo in legger cofe

che gli volefler perfuadere il contra-

rio; e però ne lo pregeva didifpen-

farlo : nè mai fi potè indurre a ri-

cevere il libro , nè di leggervi pure
un verfo . Ma vie maggior fegni d’

amore verlb quel dotto Cavaliere

diede il Padre Bacchini ne’ due ulti-

mi giorni di fua vita, ne’ quali non
di-

(
a

)
Veggatì il to. XXXIII. p. a. pagg.

331 -
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dimandò d’altri che di lui , e non
iì lamentò fe non dì non veder luì

prima che morire.
XL. L’effere però giunto il Padre

Bacchini, per mezzo de’fuoi ftudj ,

a sì eccellente grado di fapere , non
gli diè già motivo d’invanire e d’in-

fuperbirli , nulla avendo mai potuto
fmuoverlo dalla fua profonda umiltà
crilliana e religiofa. Ciò ad altro in

effo lui non fervi, che a via maggior-
mente ftabilire in lui la vera cogni-

zione di Dio e de’ mifteri di noftra fe-

de , l’ olTervanza delle leggi divine e
della regola che fin da giovinetto li

prefe a profeflare , e l’amore della fan-

ta religione in cui era nato . I fuoì

coftumi furono illibati , innocente la

fua vita, regolandola conforme le leg-

gi preferir te da una virtù , non fol

morale e filolbfica , ma criftiana e re-

ligiofa . Per altro quella fua virtù da-
va alquanto nel rigido e nell’aullero.

Leggeafi nel fuo volto un certo che
di melancolico e di afpro, fenza mi-
rigarlo mai con maniere dolci e pia-

ce\o!i
;

tal che fapea ben conciliarli

la venerazione di tutti e ’l rifpetto ,

ma di pochi l’amore . Dove trattava-

fi delfolTervanza del fuoillituto, de’

diritti del fuo monaftero ,
delle ra-
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gloni della Chiefa cattolica , avrebbe

anzi lafciato caderfi il mondo addof-

fo , che retrocedere un paflb . Narra-

fi ,
che , in occafione di certa dieta

,

un Religiofo andò a pregarlo del fuo

voto
,
per ottener certo grado : al che

fi fece roflo il Bacchini , e con voce
alquanto alterata , Non faccia , dilTe

,

no7i faccia : Je io non fapcjf già per altro

le fue degne qualità e'I fuo buo7i cojlumey

qiiefì'atto porrebbe molto in dubbio la /li-

ma che dovcjf aver di lei , Gli ufficj e

le dignità non in altro modovoglion rice-

verfi , che per ubbidiema . Amò la po-

vertà religiofa come ricchiffimo patri-

monio; nè molto s’ebbe a faticare nel

fuo fpoglio. Entraro una volta ladri in

fua ftanza j mentr’era Abate di Moda-
na , Jufingandofi di farvi un buon bot-

tino; ma non vi trovaron che pochi
panni e biancherie , e quefte anche
di non molto prezzo

; e in tal occa-

fione avendolo ibvvenuto il Sig. Dot-
tor Celare , fuo fratello , ringraziol-

lo , aflìcurandolo che fovvenuto avea
un povero Cappuccino , Abborriva
ogni regalo

,
prò te fi:andò che terreb-

be per nemico chi de’ fuoi monaci gli

fi affacciafle con qualfivoglia dono .

Quel folo che. eflb potea rifparmia-

re con la fua parfimonia , Io Ipende-
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"va in libri , i quali , dopo r fuoi dò-
veri con EHo , erano le delizie fiie

.

XLI. Molti monumenti nobili del

fuo ingegno e fapere , e del fuo ftu-
!

dio e induftria , dal Padre Abate Bac-
,

rhinì furon pubblicati , lui vivente
,

|

molti egli lafciò che fon degniflimì
'

di quella luce , che mai forfè non
vedranno. De’ primi noi qui daremo
il catalogo , fecondo l’ordine de’ tem-
pi ne’ quali fono ufciti.

1. Ora%ione nell’elèquie della Sere-

nifs. Margherita de’Medici, Duchef.
fa di Parma. Accennali queft’orazio-

1

ne dall’autore nella fua vita , al num. '

VI. (a) Noi non l’ abbiam veduta , ,

nè altro di piu fappiamo , le non che
fu recitata l’anno 1679. e l’anno me-
defimo forfè fu imprefla.

2 . Le cagioni e gli effetti àelt unione

di s. Nkcola di Toleiitmo con Dio^ pa-

negirico. Al R.everendifs.Padre il P. Mae-
ftro Fr. Domenico Valvafori , Vicario Ge-

nerale Apojlolko per tutto /’ ordine Ago-

ftiniano . In Pavia , per Carlo Francefco

Magri , Jlampatore della città , 1682 .

in 4. Lo riferilce il Ginelli nella Bi-

blioteca volante , alla fcanzia V. pag.
j

I o. e fcanzia VII. pag. 19. Era in quell’
'

anno in Pavia il Padre Arcioni , all

goyer-

( » )
To. XXXIV. pag. 302. -
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governo della badia di fahtò^ Spirito

e di llin Gailo , e con eflb lui i! Padre^

Bacchini come fuo Segretario

.

5. Giornale de' Letterati. In Parma y

fer Git‘'Xep{e dall'Oblio y 1686. in 4. Sì

continuò <]^uèll’ opera fino all’ anno
»60o: dipoi fu ripigliata in Modana,
e nè ftampa'ron per' lo Capponr
interrottàmètìte nella ftèfla fotma'
quattro altri volumi, gli anni 1692.

1695. 1696. 1697. L’iltoria di que-

fti Giornali fi legge nella vita dell au-

tore a’ numeri X. e XV. fil ); e fe

ne'^ragioria col dovuto fentimento dì

lode nel tomo I. del noftro' Giorna-
le, néila prefazione , à carte 58,

4 . Helenz Lucretu( qùA&Scholafli-
ca ) Cornelix PifcopÌ£ , virginis pietate

& eruditione adtnirahilis , ordini d. Be-
ìieàiEii privatis votis ^,aclfcript£ , opera

quA quidem haheri pótuerunt . Serenijfi-

KìA DominA D.'V0orÌA R.ohàn’A Medi-
coa MagnA-duci ditata . ParmA

, typis

Hippolyti R.ofati , 1688! in 8. Oltre
al mento che ha il Padre Bacchini
d’ aver raccolti e pubblicati gli o-

pufcòli di quel!a nobile edotta don-
zella , qui fi hanno del fuo la de-
dicatoria, è la vita della medefima.
Ne' fa egli menzione nella fua vita
Tomo XXXV. Q. (fl;al

( a ) To. XXKlV. pag. 300, 3 ««-
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(a) al nuiD, XI. e dipoi anche del-

la traduzione che fegue, mettendò-
vèla per cofa fua

.

S* d' anatomia , ne' quali chia-

ramente fi [piega la firutura degli orga-

ni del corpo animale^ eie loro,opera%io-

ni mecanfcbe , fecoiido V ipotefi nuove -, di

. . , Dottor^ in medicina
-, tradotti dalla

frantefe pella Ib^ua italiana dagli \auto-

ri del Gioxìtale de'Letterati di Parma ,

/n Parma

.

Fu dipoi riflampata in Pa^
dova per Io Copna , e per Luigi
Favino in Venezia, piu volte. Final-

mente fe n’è fatta un’edizione con
giunta, così accennata nel frontifpizio:

Jn quèfta nuova edi%ioiie corretti da

molti errori , ed aggiuntovi in fine certi

Saggi di Cerufia , con titolo di feconda

parte . In Padova , per Giu/eppe Corona
-,

1713. in 12. Autor della giunta è il

Sig. Giovampellegrino Nuvolletti ,

Cerufico in Imola . Veggafi ciò che

fe ne dice nel tomo XV. del nollro

Giornale , a carte 462.

6. Clarifiimo ac viro ,

Antonio Magliabecho , Mag. Etr. Ducis

Bibliothecario , D. Benedidìus Bacchi-

nius M. C. S. D. In Parma, per Giu-

feppe dell'Oglio e Ippolito Rofati, 1688.

in 4. Quella differtazioneepiftoLre fa

(a )To. XXXIV. pag, 307.
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dalf autore ìnlèrita nel fuo Giorna...

le di Parma deH’anno 1688. Ma le-

paratamenle ne fe imprimere alcjuan-

ti efemplari , e dìftribuìlli fra diverle

perfone dottee amanti deirantìchìtà:

e’I Cinelli ne fa memoria nella Stan-

zia IX, a carte 21. della Biblioteca

volante . L’ anno apprelTo tutta inte-

ra la riportò Pietro Bayle nel tomo
XV. mele di gennaio , delle Notwei-

les de la republique des lettres . Ella è

fopra una medaglia
, già efiftente in

Roma, nel mulèo del Commendato-
re Carlantonio del Pozzo . Dall’unx
parte , intorno a una tetta ignuda ,

fi legge P. C. SCIPIO AFRIGAN.
dair altra lo tteffo Scipione fovra un
carro trionfale, tirato da quattro ca-

valli , con un ramo di palma in ma-
no . Ella da’pìu dotti antiquari , quali
furono fra gli altri il Vaillant, il Pati-

no , e rOrfini , ne'Ioro libri delle meda-'
glie delle famiglie romane , Thannò ri-

gettata , come falfa efuppotta: ben
fapendofi , che fblo a’tempi di Cefare,

dopo aflunta la dittatura perpetua ,

e non mai a’ tempi di Scipione , fi

cottumò di fcolpir l’effigie de’cittadi-

ni fu le medaglie; che le medaglie di

Siila e d’altri fono , o dubbiofe e con,,

trattate, o manifeftamente falfe ; che

Q. 2 quel-
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quelle che poFtan le felle di Romo-
lo, di Tazio , di Numa , e di. altri

Re di Roma, furon battute ne’tem-
pi diCefare e d’Augullo da chi preten-
dea di trarne" da alcun di loro la di-

fcendenza i che la famófa d’ Orazio
Coelite è fattura di tempi affai poi
fteriori , e alcuna anche fe ne tro-

va con leggenda , da cui apparilce
che fu rellituita da Trajano . A sì

fatte obbiezioni li fa incontro il Bac-
chini , ma dalle, fue ragioni non re-

llan perfuafi gli eruditi. Altra limi-,

le ne poffedea lo fteffo Bacchini nel

filo muffo : intorno alla fella legge-,

fi PRO. SCIPIO. AFRIC e neìro-'

vefdo GARTHAG. SVBAC. ma
fembra che l’ una fiali finta a imita-

zione dell’altra. L’autore riconobbe la

fua per falfa ; e ciò non ollante vol-

le follener Taltra per vera e per legit-

tima , e attribuilla a Scipione Afri-

cano il minore

.

7, Se Siftrorum figuris ac differentià^

ad IlluJlrrfs. D. D. Leonem Strozza , oh

fijlri rorìiani ejjigiem communicatara , dif-

fertatio . Botionu , ex tyfc^r^ Pifarriana^

1691. in 4. Ne fa menzione l’autore

al niim. XI. della fua vita ( a. ) ; ed.

egli llàmpate avendone fole, cinquan-
ta

(tx
)

Tc. XXXIV. pag 307.
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ta copie j di quefte una ne diede il

P. Gaudenzio Kòberti , Carmelitano,

al chiariflimò Jacopo Tollio , che ,

come cofa molto rara
, portò al fuo

ritorno d’Italia in pàtria; e illucra-
tala di annotazioni ed accrefciutala

d’altra breve differtazionè fit lo fter-

fo argomento , ne fe una feconda e-

dizione con g^uèftò titolo : D. Bene-
dirti Bacchini àe Si/iris

,
eorumque fi-

guris ac differentia , ad Illuflrijfì-mim D,
D. Leoiiem Strozza , di/fcrtatio . Jacobùs

Tollius di^ertatiu7Ìculam & notidas adje~

cit ^ & Ferillujlri Velthufio ccnfecravit

Traje£ti ad Rbenum , ex officina Fraìi-

cifci Halma , 1696. in 4. Anche que-
lla feconda edizione fta regìftrata

nella Biblioteca vola.nte
,

,continuata
dal Sig. Dionifio-andrea SancafTanì ,

nel tomo XX. a carte 28. Dipoi Gio-
vangiorgio Grevio la inferì nel tomo
VII. del fuo Thefanriis anticnùtatìm ro-

manarum , à carte 407. e gli autori degli

Atti di Lipfia ne danno ,l’ eftratto ,

all’anno Ì6q6. a,carte 246.

8. Anonymi Diatogi tres,:''I. de con-

fiantiày IL de digìiitàte tuoida , IH. de

amóre erga rempnblicam . Edidiijacobuf

Cantelliis , Serenifs. Mntin£ Ducis geo-

graphus . Mutine , typis
.
heredum Cafft-a-

iti i lÓQi. in a 2. Il Bacchini al num.

0,3 XIV.
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XIV. della faa vita { a ) modeftamert
te fi fcuopre per anfore di quello li-

bretto V come anche lo fcuoprono gli

autori degli Atti di Lipfia ^ e Io ri*

ièriftono con molta lode nel fettem-
bre delPanno 1692. a càr. 409. e fegg.

Vcggafi anche il Cinelli j nella Scan-
ala XI. a car. 3^.

9. Deli'IJtória del mmajlero di t. Ée~
vedetta di Polirone nello fiato di Manto-
va , libri cinque . In Mcdona ^per il Cap-
poni e gliEÉ. del Pontiroli , fiamp^Vefc,

1696. in 4. L’autor dedicò la prefen-

te Ilìofia al Cardinale Celeflino Sfon-

dratij Protettore della Congregazio-
ne Cafinenle , il qual iftituto anch’eglF
avea profeflato . Noi ritnettiamo il

leggitore aciòche’l Bacchini fteflò ne 1

diffe alnum. XVII. della fua^vita {h ),

e a ciò' che gli autori degli Atti di
Lipfia nel tomo UL de’Supplementi»

a carte r3i.

l Oi. De ecckfiafttcét hkrarchU origini-

bus y Dijfertatio^ MuthU y typis Antonii

Cappona y imprefioris epifcopdlts > 1703.
in 4. Di queft’opera eruditiffima da-

to abbiam Peftratto ne’tomi XXII.
carte 27. e XXIILa carte iSr. IlDu-
pin , nel ultimo tomo della Bibliote-

ca

f a ) To. XXXIV. Pag. aid
Cb ).Te. XXX IV. pop. 3 li.
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ca ecclefiaftica , fe alla ftefla qualche'

oppofizione , a cui rifpofero i noftrì

Giornalifti nel fopraddeùo tomo XX
II, a carte 28. Con molta fua lode pa-
rimente ne fanno Tellratto gli autori

degli Atti di Lipfìa aH’anno 1705, a
carte. 330. Il Sig GìoyannalbertòFab-
brizio ', comé può vederli nel tornò

IX, del Giornale, divifava d’inferirli

nel tomo V. delle fue Antichità ec-

clelìaftiche j al numero 20. Ma tal o-

pera non ancora è comparfa in pub-
blicò. autore ne accenna la priiiia

edizione nel num. X'XI. ( a; della fua
vita. . '-i

1 1 . Ifidari Ciarli^ ex Monàcho Parmen -

fis mona/lerìi , Epìfcopi Fulginatis , H-
piJloU ad amicos ^ qms Illuflrifs. ac Rs-
verendifs. D. D. Jofepbo Olgiato , Paf-
menji Èpifcopo , Corniti &c. ex autogra-^

pho defcriptas D. Maurus Pia%%ius , Al-
ba s ejusdem monafieriiy & Monachi D.
D. Àccedunt duo opufcula alias feor/ìni

edita , De modo divitiis adhibcndo j Ad
eos qui a communiori Dcclefu fententia

difcejfere adhortatio ad concordiam . Mu-
tins, , typis Antonii Capponi , impreff. e-

pifc , 1705, in 4. Aver proccurata que-
ft’edizione il Bacchiai edivolgatalaa
nome dell’Abate e monaci di Parma,

Q. 4 pio

( a )
T<». XXXrV. pag. 316.
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piu fopra s’ jèlmarrato, af numero
XXVII^ a cartej'^j. E confèguente-^

mente Aia eflérè la dèdicatoria e ia

prefiizioneA non è da mettere in dutv'^

bjo. Molto di amone e di yenerazio-
ne.^ycre avuto i fl BàcchinÈ.pèr quel
chiariflìmo lume (déflordirie Cafinefe,

lo diede
,
a

:divedere nel num. JV. del-

la fua vita (:<t ) 3 do|(fe anche j con qual-
che Aia compiacenza , in qualche par-

ticolar circoAanza al jmedeAmo iè

fteAo paragona . >

Agnelli
^ qtit & AnàneAS y Abba-

tif s .
,

aà,^Mcbemas & s. Bartho-

lcm£Ì Kavennatis , Liber Bontificalis
. y

Jive Vit£>'PontificiUm Ràvenitatum,. Z).Ee-

nediftus Bacchinius y Abbai s. Mar

U

de Lacroma 0 . JS. B. covgregationii Ca~
/inenjis , ex bibliotbeca eruit , dif-

ferìatioaibus & ohf§rvationihus- necnon ap-

pendice mmumentarmn illuflravit .& an-

xit. Mutine , t^ii Antonii Cappcnii y

1708. 2 voli, in 4. Sopra qUeAa ce-

lebratiflima edizione nun’altro noi ag-

giugniamo a quanto nella Aia vita »

ai num. XXL {b) \' autore AeAo ne
difle , e a quanto,da noi s’è detto nel

tomo I. a cafte 69. eacarte:35Ó. deK
II. oltre a ciò che fe ne legge negli

. Atti

( a .), Te. XXXIV. p.io. 195.

(fa’) To. XXXIV. peig. 315, -
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Atti dì Liplìa , dell’anno 1710. a car»

te 330. dalSig. Murato^
rifu ultimamenre riftampata nel prin-

cipio del fecondo tomo della fua gran-

de raccolta degli Scrittori delle cofe,

d’Italia
,
da noi rammemorata a car-

te 21 4.

XLII. Quelle fon le cofe del Padre
Abate Bacchini, le quali, per quan-
to, noi fappiamo, hanno fin or vedu-
ta la luce del mondo . Altre molte
ve n’ha , fcritte da,! medèfimo , e non
mài ancor pubblicate liè tutte for-

fè a nqftra notizia fon giunte
;
e al-

cune in tal luogo forfè giaccibnfi oc-

cultate , onde quafi difperafi che ab-
bia no mai a rivedere il giorno. Pur
di quelle che per noi fi può

,
qui fiot-

to* ne daremo il catalogo

.

13. Scrittura fbpra la Genealogia
della Serenifs. Cafa Farnefè, deferit-

ta dall’Abate Teodoro di Amadeno.
Al num, XII. ( e. ) della fua vita nar-
ranfiJ motivi di formare quella fcrit-

tura , dove anche l’autore afferma
dì averne ferbato copia appreflb dì
fe . Altronde però intendiamo

, che
l’originale confervafi appreflb il Sere-

nifs. di Parma . Per altro certiflìmo

égli èj che l’Amadeno in quelle fue

Q_ 5 iflorie

{ » J TP. XXXIV. ppg- 308 .
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lilorie genealogiche afferma cofe che
non' hanno nè aver poffono fondamen-
to veruno ne fu raccontr d’ìfforici ac- ^

ereditati nè fu antichi documenti' ;

c confèguentemente mai non fi me-
rita quelle lodi' che da certo letterà-

rio gazzettante al foglietto, XVI. gli/

vengon date-

1

4

- T'orno fecondo deltlfloria. del mo-^

nofìcro di j- Benedetto di Polirone . L’
autore fteffo l’aceenna al num.. XVII.
della fua vita (a), come anche pro-

duce i motivi del non averlo dàt»
alle ftampe dopo: il primo .

I5< Etpijiole: qtiattro contira hcopo Pk^^

tmino . Abbaftanza dr quelle da noi

piu fopra al num. XXXI., se ragio-

nato V

i6. Hypercrifés ad Crifir F^ M^Ge-^
rbardi Gapajfti& Antkrìjes Tyronù La~
derckiani , fuper ASÌis tj- CrefciiÒ. fócio-

rum^editis a P.Jacobo Ladérc^oAccedwity
Parergon de tollaidafcriptorumy maxime
thedogorim y hyhrizormcbia y Ò in fine

Atta ilfa cum notulis - MDCCJX^ \J
illoria della famofàeontroverfia fopra

gli Atti de’ ss. Grcfll e com^Jagni s’

è data nei tomo IILdel Giornale »

art.. IV. a carte 194. e fogg. dove an-

che , nel §. 4. a carte 222. fi dà refi-

tratto

{ a ) Kxxly', pag.
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tratto della fcrittura del P. Abate
Bacchiiii fu quello argoitiento.

. Vi^ioris ^ Preshyteri Antiocheni ,

interpretatio in Euangelium Marci , e

grxco in latinum fermonem translata

.

18. Animaàverfiones in priora ecclefia^

ftic£ bi/loru f£cula.

19. Diario del viaggio a Monte-cafino

.

Pi quelle tre opere dal Sig. Murato-
ri ce n’è Hata comunicata li noti-

zia.

20. Scritture due , in rifpofla ad al-

tre del Padre WolfF Gefuita , fopra

affari politici allor vertenti , aricnie-

fta del Serenrfs. diModana, appref-

fol quale anche fi confervano

.

2 f. Altra dotta e \\JLX\^dL Scritturai.

difefa d’un Principe dltalia , a cui era

contefb il poffeflo di fèudo nobilifli-

mo e riguardevole. Pafsò fotto'l no-

me d’un gran Miniilro , ora defonto,

e ottenne il fuo intento

.

22. Confutazione àt\ libro delPadré
Germon, De b£reticis veterum codictm

(drruptoribus . Il Sig._ Marchefe Maffeì

avea donato all’ amico Bacchini il li-

bro del Padre Germon ; e quelli ne
fcriffe quell’opera , ampiamente e
dottamente confutandolo : ma vedu^
fa la rifpolla del Padre Coullant , ne

fofpefe la pubblicazione , e mandolla

Q. ó ài ;
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al fuddetto Sig. Marchefè , che la fe

paflare in Francia > e nebbe l’appro-

v.azìone sì dello ftefldPadre Couftanr,
che d’altri letterati di Parigi 5 ecre-
defi che ancora ella fia in Francia.

23. Amwjaziom Ibpra l’Italia facra
deirUghelIo . Effendo quelle . fcritte

in- varj fogli qua e la difperfi , non
fi fa come, con grande rincrefcimen-
tó del lóro autore , e danno della let-

teraria repubblica >fi fmarrirono

.

Ojfervorfdoni in propolkd della

giurifprudenza de’fecolFfeaffi , cava-
te dall’attenta lezione}^ degli antichi

documenti, de’ quali .era Ù Bacchini
avido ricercatore . Anche quelle lì

perdettero , con grave fùo fpìaeere

.

2^. Trattato deila fineerità e falfità

de' diplomi . Quello trattato è latina-

mente fcritto, ed è indiritto al prelo-

dato Sig. Marchefe Maffèi, che fer-

balo come cofa Angolare , e di cui

non v’ha forfè altra copia, e come me-
moria cariffima dell’ amico defunto.-

26. Lafciò finalmente il Padre A-
bate Bacchini molte Disertazioni ,

Diplomi e Atti che trafcriffeda vari

archivjjdelle quali diflertazioni ha e gli

fatta in genere ùnà breve memoria ne!

nudi. XI. ( a I della fua vita verfo’I

fine ;

(
a ) To. XKXIV. pag, so?»
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fine : e in oltre alcune Raccolte di do^

amenti [penanti all’iftoria monajlica ; e
potea dirfi che ne poffedeffe di tali

cofe un ricco e preziofo teforo : e n’

era di quelle fue ricchezze liberal difl

penfatore . agli ftudiofi , agli amici
i'

e a chiunque giudicava che ne potef-

fe fare buon ufo:; e molti anche un
affai buòn ufo ne hanno fatto, ben-

ché ili ciò forfè non gli:hànno tutti

corrifpo-flo con la dovuta gratitudine,

non faccendogli la dovuta giuftizia v

nè. mar nè pur noèninandolo.

Tutti quelli documenti, comeàrtr
che la maggior parte degli fèritti de!

Padce Bacchiai, per qua,nto a noie
flato riferito, fono flati, morto lui,

portati a Roma , e nella Biblioteca

Vaticana ripofli , ove fra le cofè di

molto prezzo degnamente fi confer-

vano.
III.

Nella cafa de’Sigg. Macchiavelli in

Bologna , luogo deilinato alle pub-
bliche adunanze delfaecademia filofo-

fica, detta de' Sublimi , dove anche
fin dal dì 4. di novembre dfell’ anno
1700. fu eretta; il giorno ultimo de!

paffato ottobre ^ fono flati celebrati

pubblici accademici funerali al Dot-

tore Canonico Lelio Triohfetti. >
Pro-
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Profeflbr pubblico giubilato di (juel-

Ja univerfità, accademicó Sublime y
e Direttore della ftefla accademia

.

Era egli figliuolo di Giovdn-fanti
T'rionfetti e di Giovanna Ccitelli ^ d’ai-

fai onefta condizione , nato adi i8.

agofto dellanno 1647. fiotto la parroc-
chia di fianti Naborre e Felice in Bo-
logna; e avendoi levato al fiacro fon-

te il Cardinale Lelio Falconieri , Le-
gato allora di quella città, volle che
fofle chiamato col fuo nome.

Fin da fanciullo con tutta I’ api

plicazione fi diede agli ftudj, e vi fe

mirabili progrelfi; ma i Tuoi piu ge-

niali furon que’ delle fcienze fifiche ;

e fe ilfuo corfo di filofofia (òtto Ful-
vio Magnani , dottore collegiato e
canonico di fan Petronio; da cui an-

che ricevè la la urea dpttoralejnqueU
la facoltà il dì 12. di luglio del 1663.

non ancor avendo terminato l’anno

fedicefimo di fua età. Indi a’2(>.ot.

tobre dello lléfs’anno, con applaulb
indicibile , in quell’ archiginnafio fof-

tènne le conclufionì di tutta la filo-

fofia
,
per così abilitarfi alla pubbli-

ca lettura.
_

* Ma* fu via piu mirabile il vederlo
nel fuo anno ventefimo appena com-
piuto elfer pronioffo, nel 1667. alla

pdb'
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pubbKca lettura di filofofia, cofa ra-
ra e infolita . tal era la Itìma che
aveafi in quel]’ uiiiverfità del nuovo
lettore , che in grandiflimo numero
concorrevano gli fcolari a udirlo e
a porli fotte la fua difciplina.

Fin da’ primi anni erafl. fatto dì
Ghiefa; e nel 1675. il di aj^lèttem-
bre, per l alTenza del fuo Arcivelcovo
Girolamo. Cardinale Buoncompagno ^

fu ordinato facerdote in Modana da
quel Vefeovo Ettore Molza .. Tor-
nato a-Bologna ^ volle celebrarvi la

fua prima mefla il dv jt* d’ottobre
nella chiefa e all’ altare dove fi ado-
ra l’immagine miracolofiffima , detta

dì fan Luca , di cui fu egli Tempre
divotilfimo.

Effendo poi vacata, per la morte
del dottor medico Giovambatifta Cap-
poni, la lettura di botanica, equel-

la déll’oftenfion de’ femphei nel giar-

dino pubblico, pidlo nel paÈizip del

Gonfaloniere, Anziani e Tribunldel-

la plebe di Bologna; in ìhltr'iònfettt
^

a quella trasfèrita adì 31; marzo del

1676.

Fu del 1680.. nel mefed’aprtlé fat-

to lettore di; filolbfia. nel collegio det-

to Montalto , della nazione Marchì-

pana , vi- fuccelle al Canonico Ful-

vi»
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vro Magnani , già fuo maeftro . In

altri tempi ebbe le fteffe letture nel

collegio Jacobs de’ Fiamminghi , e in

quello de’ pannolini ; ed efercitolle fi-

no al 1718. in cui , già dagli anni e

dalle indifpofizioni renduto quafi ina-

bile a tante fatiche, fu da tutte giu-

bilato. Efercifò dunque quelle le ttu--

re per lo fpaziò d’oltre cinquantanni,
e potea vantarli negli ultimi anni dì

fua vita, che in Bologna tutti ipro-
feflbri, e non pochi eziandio altrove,

o erano fiati Tuoi uditori, e-allalcùo-

la de’fuoi uditori erano fiati ammae-
firati. ,

Agli 1 1 .• di lèttembre del

1

636 . eb-i

be da Innocerìzio XI. un canonicata
in fanta Maria maggiore di Bologna;
come' plire dipoi da Clemente XI. ot-

tenne la dignità di Protonotario apo-
ftolico . (

Fu anche ag^egato alle accade-
mie più celebri di fua patria , e fra

quelle , del 1689. all’accademia eù-

ciefiafiica'! e fiIolofico-efperiment3.1ej

che in fuacafa ereffe il Co. Antoni
felice Marfilli

, il quale poi morì Ve-
fcovo di Perugia. Ma non che acca-
demico , fu un de’ primi promotori
dell’ accademia de’ Sublimi di Bolo-
gna , e vi ebbe dipoi j' finché viflè’ J
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ii^tiitaló di Direttore accademmo . E
iìnaimente iie! 1715. fu eletto Prefi-

dente deiriftitutòdèJIe fcienze , e let-

tore dell’iftoria naturale. In tutte que-
lle adunanze vi tenne molte lezioni e

fagionamentì dottilTimi , che Tempre
da queir udienza nnmerofa con le

dovute lòmme lodi furono afcqltj^tii

! Mai allafine il dì fecóndo di lugllió

del iiii. confumato piu che dagli

anni , da’fuoi llud) faticofiflìmi
,
paf.

.5,0 ad altra vita, nell’anno fettante-

fanolèfto di fua età non ancora fini-

to . Ebbe onorevol fepoltura nella

chìefa de’ Padri dell’ oratorio di fan

Filippo N eri , chiamata della Madon-
na di Galliera.

- Tal fu la vita del Canonico ie/w
Txionfetti ) uomo di mente luddiffima

e infaticabile . Era aflìduo al coro ,

dovè interveniva alla recita de’divinì

uffici come Canonico celebrava la

Tanta mefla, e impiegava ogni gior-

no alquante ore, in orare e in far al-

tre fue particolari divozioni ; fpende-
va il rimanente del tempo nelle Aie
lezioni, nell’ affiltere a pubbliche e

private difefe , e ne’fuoi fludj parti-

colari. Scrivea di continuo , e lafciò

fcritti preflbehè inrtumerabili dopo di

fe, tuttoché, come quegli che nemi-
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cìffimo era d’ogni àura dì gloriamoli-

dana , niente mai abbia voluto pub-
blicare per via delle ftampe . Impe-
rocché quantoirelìgiofo e dottai, tan-

to egli: era^ favio e modeivo . Ebbe
molte amicizie é corrifiaondenze con
inligni letterati v e in ifpeciè co’ piu
celebri botanici di: fila età , fra’ quali

fidiftinife la famofà Sig; Agnélè Block,
che anche lo regalò di moltiiibri af-

fai rari

.

Fu; alto dì flatura , magro e adu-
fto, di carnagione tendente al bruno,

di paflb veloce . Ebbe un fratello' ,

novmXo Giovambatifia , che. profefsà

medicina in Roma e in quella Sa-
pienza ebbe una lettura di bòtanica.

Ivi egli morì ,
e Jafcìò molte cofe Ram-

pate , per le quali è lodato da molti
di quellà profeflione> *

L’accademia fìlofblìca de’ Siiblimiy'

come lopra s’è accennato , ha voluto-

tenere un
,
pubblico folenne congreffo,

dove da quegli accademici con piu:

componimenti le ne celebraron le lo-

di del Canonico Triou/ètti^e fe ne com-
pianfe la perdita. E ben fi conveni-

va onor sì diftinto alla memoria di i

tanto perfonaggio , che vigorofamen-
te promofle l’iRituzione di detta ac-

cademia,. fu uno de’ primi fondatori i
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« de’ piu zelanti foftenitori della mé-
defima . E però meritamente , fin dal

principio della fua fondazione
, per

iinivérfale approvazione e confènfo ,

10 dichiarò fpontaneamente a pieni

voti fuo Direttore emèrita : titolo thè
unicamente a lui fu conferito ^ per
effere flati preflòchè tutti i fondato-

ri dì quella fuoi fcolari- ; e che forfè

piu non fi conferirà a chi fi fia di quel

confeflb

.

In tal funzione fii data al Sig. Dot-
tore AlefTandro Macchiavclli rincom-
benza di recitarvi l’oraaione funebre;

11 quale vi parlò copiofamente delle

fue Iodi, con affai dotta orazione la^

fina . E con quello pietofo eflremo
ufficio fi fludiò egli di foddisfare a
una parte delle fue molte obbligazio-

ni verfo la gloriola memoria del de-
funto y che era flato in filofofìa mae-
flro fuo e del Sig- D. Carlantonio

fdacchiavelli > fuo fratello . Ma al Sig.

AlefTandro s aggiungevano altri mo-^
tivi d’amore e di gratitudine ; impe-
rocché lo fleffo aveagli infognata la

botanica , a cui vedealo difjiofliffimo

di genio , come a tutte le feienze na-
turali; e avealo follecitato a impren-
der la fatica di feriver le colè piu me-
morabili delia fua patria , come dap-

poi
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poi fece, o a fare continua j princr- '

piato avendo il Aio • lavoro fin dali
]

principio dell’anno 17 1 o. Intanto fpe- !

riamo di vedere imprefla queft’ ora-

zione, unitamente con altre opere in- I

Agni di vari letterati della cafe. Mac-
]

chiavelli di Bologna , che va prepa-
rando per le ftampe il fuddetto big. A- i

lelTandro . Ma nè pur di ciò fu paga
j

raccademia de’Sublimi, perchè dipoi 1

ancora in luogo affai cofpicuo pofe

al Aio Direttore Tinfrafcritta onorevo- 1

le .ifcrizione ,
1

D. O. M
LAELIO TRIUMPHETTO
S. Mariae Majoris Canoni-

co ,
Protonotario Apofto-

lico ,
Phiiofopho Eximio ,

Phyrologo Clariffinio ,
atque

ProfciTori Publico Preftantil-

fimo ,
Quod Pierate Litterif--

que, Tarn Sibi Summe Com-
parato Nomine ,

Quarp Phi-

lofòphica Sublirnium Acade-

niia Maxime Honeftato, Mor-
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tdi Vita Deporta
,
Die II.

Julii M.DCC.XXII. Moeren-
tijffimam Societatem Relique-

rit
,
Cpnfocii yniverlì ,

So-

lutis Publice Gratitiidinis Of-

ficiis ,
Petro Paulo Molinel-

lio XVII.Principc, Dìe XXXI.
Oulobris Ejufdom Anni

,
Ne’

Tanti Viri Obliteretur. Me-
moria, Direólori Suo Bene-

mcren tiffimó', Mon umeìit u ni

Hoc Poni Guraverunt .
>

IV.
^ '

Morte immatura ha tradite le bel-

le fperanze che Bologna fila' patrìà

e Iltalia tutta del Dottore GitjsÉPPE-

ANTONio Nadi avea già coneepute.
Sortita egli avea della natura Una ma-
ravigliofa difpofizione alleUiattemd-

tiche; e accoppiava una cognìziòn pro-

fonda dalla parte fpeculativa di quel-

le fcienze con una lìngolare deftrez-‘

za e attività nella pratica'.

j Effendo flato iftruito da giovinet-

to nella mufica, era^riufcko eccellen-

te
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fe nel fonare dì gravecembalo e 4*

òrgano, corae pure in dò die dìa-
mafi conirapunto muficaie . La cu-
riofità d' intendere ì fondamenti di '

quella fcienza robbligò a ftudiar la

dottrina delle proporifizioni , e per con^
feguenza gli elementi delle mattema.
tiche *, e in breviflìmo tempo ne ven-
ne a capo , e piu torto da iè , che
con direzione di maertro . La geome-
tria rtudiata in grazia della mufica

,

Io invaghì in tal guifa , che dalla mit-

fica lo dirtolfè , ficchè altro in que-
fta d’apprezzabile non trovava , che
quello che erta riceve dalla geometria.

Tutti rtupirono in vedere un mufi-
co falito in poco tempo al grido d’
uno de’piu bravi geometri della fuaij

patria , e in fentirlo parlare un lin-

guaggio^ appena appena intefo da’pìu

bravi di que’ che aveangli ìnfegnatai

la prima fua profeflìone.

Conofciuto il fuo talento , TEminen- |

t(fs. Pavia , gran letterato e grani i

protettore de’Jetterati ,
gli diede ini i

una fua cala in Bologna il comodo' i

d’elèrcitarfi ne)!’ oflervazionì artrono*
|

miche-, gli confegnò molti e fquifiti li

Itrumenti mattematici che già ave- I

va, e alcuni altri gliene fe lare. Di il 1

comnfifljone di S. E. fece molte ofler-

vazio-
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vazi0w gcUtletiche n^Ua Biomagna è
jlQlj<||ftatQ(;d!’iHiiiìao , Je q^uàli erajio

iadiritte.:'^ ideterminare la pofiiioii

geogra^ca- de’- luoghi principali di

quelle prjotviilieta. 4i. e ad emendare
mójliti ejt'rojri che iitmvanfi 'nelle'carJ

te gepgraiìche, dì «j^iielli e de’ vicini

paefi . ! •!>

Pendendo in Ravenna una gran
differenza fopra il modo pili ìficuroe

piu reale di rimediare a’difJirdini de’

fiumi Ronco e Montone , che con
inondazioni frequenti devaftan quel-

la provincia » e bene fpeflb minaccian
la fteflai.dittà:; fu colà chiamato piu

Vòlte, óM da.quél gran Cardinale,
allor Legatoif ora dall’ Eminentifs.

Bentivoglio che gli fuccelTe, ed an-

che d’ordine della (aera Congregazio-
ne dell’acque ^ per fare quivi le of-

fervazioni neceflarie , e prendervi le

luifure opportune; per proporre di-

poi fopra di queftedl Aio parere ,

che egli efpofe e difefe dalle altrui

obbiezioni con molte e molto dot-

te fcritture . E però in quelli tem-
pi fu meritamente eletto dal Reggi-
mento di Bologna per coadiutore del

Profelfore d’aftronomia nel nuovo Illi-

tuto delle feienze . :

Nelle vifite che fi fono fatte del

Po
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Po. e del Reno , e degrinfluenti fiéir

uno? e Ikitro di quelli 1 fiumi , édiibtt

to ’l tratto aggiacente da Pavia ifìnó

al mare,, negli anni 1716.

e 1 7 2 1 . da’Commiffarj Pontifici , Ce-
sareo , ^ . Veneto in drditìe' all’àfifàte

dcl)>ricapito :del Reno, é^ì fu eletto

a nome della città di Bologna, epre-
Rò la fiaa opera a tutte le livellazio-

ni cfie fi fecero in tale congiuntura .

Non fi faprebbe dire s’egli foflè piu
abile ed efercitato nell’ aftronomia ,

ueiranalitica , o nella dottrina del re-

golamento deirac(jue A jjuefti Ru-
di- aveva negli, ultimi anni aggiunto
quello della cronók^ia fe deiriftoria*

antica, ed erafi, con tìnifllmo difcer-

nimento provveduto d’una fcelta de*

piu eccellenti libri e de’ piu rari in

ciafcuna di queRe materie.

Il dì??, d’agoRo deiranno 1722.
ebbe per lettere un ordine di Sua San-
tità idi fubito portarfi a Roma , ac-

ciocché ivi dirigeflè i lavori da farfi per
provvedere- al ponte di lànt’ Angele!

,

minacciato di corrofione dal Tevere.
Prefe le. porte per la- via di Roma-
gna,^ a oggetto di riverire di paffag-

gio’ il filo mecenate , il Sig. Cardina-
le Davia . Il dì 6. giunfe iii Covi-?

gnano, collina aliai deliziofa, un mi-
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glio e mezzo difcofta da Rimini ,

nella villa di quel Vefcovo Eminen-
tiflimo ; ma vi giunfe aggravato da
dolor di capo e da diarrea congiunta

ad una fomma languidezza. Percon-
figlio del Sig. Antonio Leprotti , me-
dico di S. E. e intimo ilio amico ,

fofpelò il cammino , fi pofe a letto .

Il giorno de’ 7. fi fcoperfe un’arden-

tiflima febbre . A’ piu efficaci rimedi
s’ebbe indarno ricorfo; ficchè ridotto

all’eftremo , ricevuti con criftiano co-

raggio i fanti fagramenti, la mattina
de’ 9. dello fteffo mefe , fu l’ore 11.

fpìrò fra le braccia del medefimo Car-
dinale, che volle compiere , col pio
importante ed eftremo di tutti gli uf-

fici , que’ tanti che generofamente io

vita gliavea compartiti. Morì ilNa-
di in età d’anni 37. eflendo nato adì

7. marzo del 1685. e in Covignano
fteffo , nella chiefa de’ Padri Minori
Offervanti

,
detta la Madonna delle:

grazie , fu onorevolmente feppellito

.

La Santità di N. S. moftrò in qual
confiderazione aveva quello fogget-

to , con inviare all’afflitta e inconfo-

labile fua famiglia una fovvenzion ge-

nerofa
Lafciò egli molte colè manufcrit-

te , fra le quali vi ha chi fi prende
Tomo XXXV. R la
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la cura di fcegliere ciò che v’ è di piu
digerito e perfetto, e poi pubblicar-

lo . E certo molte fe n’ arebbero sei

confumata non avelTe la maggior par-
te di fua vita in viaggi continui e in

commiflloni laboriofé.

y.
Fra le piu antiche e le piu nume-

rolè famiglie di quella Repubblica,
e delle quali malagevol farebbe

,
per

non dire imponibile , l’annoverare i

cittadini illuftri per dignità fecolari

ed ecclefiaftiche
,
per rilevanti maneg-

gi in pace e in guerra , per azioni

grandi e virtuolè e per letteratura ;

una fi è la famiglia CONTARINI .

Dar di quelli le notizie riempirebbe
un affai groflb volume , che anche ab-

braccerebbe una gran parte dell’ ilio-

ria Veneta facra, civile, e letteraria.

Di quella famiglia nacqueCAMMIL-
LO di Giovanni di Franccfco Contariniy

e di Genevra di Cammillo Trevifaìio ,

cafa anch’effa patrizia , di cui s’è ra-

gionato nel primo articolo del tomo
precedente . La fua nafcita feguì a’ 2,

di gennaio dell’anno 1644. che fecon-

do l’ufo di Venezia è il 1643. Nulla
i fuoi ommilèro ,

acciocché aveffe un’

educazìon nobile e criftiana ; e nell’

anno fedicefimo di fua età ,
ch’era 1’

anno
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anno del Signore 1660. fu mandato
a terminare i fuoi ftudj nel collegio

Clementino in Roma , fotto la difci-

plina de’Cherici regolari diSomafca
Tornato in patria, del 1663. prefel’

t
abito patrizio , e di tempo in tempo
fu ornato di varj magiftrati onore-

voli e cofpicui. Moftrò nellelèrcizio

de’medefimi la fua prudenza e giu-

,
ftizia , e sì anche il fuo zelo verfo’I

ben pubblico; e (guelfo zelo diede al-

tresì a conofcere in piu occafioni , a-

ringando, con eloquenza affai nervo-

fa , nel Maggior Configlio

.

Nel 1679. contraffe matrimonio con
Maria di Niccolò Donato , Nobile
Veneziano , già rimafta vedova di

Francefeo Grimani di Piero di Otta-
viano ,

Proccuratore di fan Marco ; e
n ebbe una figliuola unica , la Sig. Ór-
fola , o Orfetta , come noi la chia-

miamo, che nel 1691. fpofata al Sig.

Giovanni di Niccolò da Ponte, cafa

anch’effa patrizia, lo felicitò di nu-
raerofa e ragguardevole figliolanza -

Intanto nel 1Ó98. gli morì la moglie,

5 diedele fepoltura nel mezzo della

iChiefa parrocchiale di fanto Stefa-

lao confeffore , volgarmente detto s.

iStin, faccendovi fopra fcolpire que-
ll’ epitaffio :

;

R 2 D.O.M.
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D.O.M

.CAMILLVS. CONTARENO
PIETATE. ET. AMORE i

IOANNI. PATRI. ET. MARIAE DONATO
j

VXORI. SIBIQVE (

ET. POSTERIS. POSVIT
'

MDCXCVIII
II dì 30. di marzo del io. prefe ;

abito di Ghiefa , e portolli a Roma , ;

per prefèntare il tomo I. delle fue Irto

-

rie a Clemente XI. a cui avealededi-
j

cate; e quivi anche parve che divi-
j

faflTe di porfi in abito prelatizio ; ma I

molti , a riguardo della fua grande .

età, ne lo diffuafero. In taloccafio-

ne fi eondufie a vedere il collegio Cle-

iDentino e moftrò della tenerezza in

riconofcer ^ue’ luoghi dove avea paf-

fati gli ultiini anni di fua adolofcen-

za, e fatti in gran parte i fuoi ftu-

dj. Da lì a non molto fe ritorno al-

ia patria , dove menò il rimanente
di fua vita, in occupazioni criftiane e

i

letterarie , non tanto con Io fcrivere

procacciando un’eternità famofa al

luo nome
,
quanto con opere pie dif.

ponendoli ad una eternità piu ficu-

ra, alla quale egli è da fperare che
ila palfato il giorno 17. d’agoftodell’

anno 1722. in cui morì, lalciandoe-

redi la figliuola e i nipoti, d’ognifuo'

avere

.
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avere . Fa feppellito nella chiefa dì

fanto Stefano Gonfeflbre, a canto al-

la fua moglie

.

Vivendo mandò alle ftampe varie

opere 5 da noi qui annoverate fecon-

do lordine de' tempi in cuiufcirono.
1. IJ incanno rkonofcinto . Dedicata

altllluflrifs , & Eccellentifs, Sig. Nicolò

Sagredo K. & Procurator di j. Marco •

{ Fu poi Doge di Venezia ) In Vene^

7,ia ,
per Gio. Pietro Pincili 5 1666.

in 12.

2. UArbace 5 iragidrama museale J

ConfacratO\ alt Emo e fimo Sig* Cardi-

I
7mle Pietro Ottobono , Prencipe di /anta

i Chiefa^ & Datario di Nojlro Sigjiore .

( Fu poi Sommo Pontefice , col no-

me di Aleffandro Vili. Venezia per

Fraìicefco Nicolini 1667. in 1 2.

3 . La Genealogìa de dominii
5 mflitn-

%ìone politica 5 covfaerata altEminentifs.

e R.everendìfs, Sig. Giovanni Cardviaie

Delfino 5 Principe di [anta Chiefa 5
Pa-

triarca £Aquilea 5 &c. Amfiardamo 5 ad
injlan7>a di Girolamo Aibrizzi

, 1693. ia

fogl. La ftampa fu tuttavia fatta in

Venezia, ed è il folo primo volume.

4 . IJloria della guerra di Leopoldo pri-

mo ,
Imperatore , e de Principi collega-

ti contro il Turco j daltamno 1683.7?-

710 alla pace . Parte prima . In Venezia ,

R 3
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cpprejfo Michele Hertz e Anto?no Bortc-

/i, 1710. in 4.

5.

Parte feconda . In Venezia y

ec. Confacra la prima parte af Ponte-
fice Clemente XI. e al Doge Giovan-
ni Cornatola feconda.

6. Il Traditore tradito y tragedia. In I

Venezia , appreffo Marino Kpffetti ,1714. i

in 12. L’autore non vi pofe il fuo i

nome

.

7. Annali delle guerre per la monar-

chia delle Spagne j confaerati alla Santi-

tà di No/ir0 Sig}iore Clemente XI. Som-
mo Pontefice . Parte prima . In Veneziay

apprejfo Sebaftiano Colette Giovanni Ma- '

lachin ,1720. in 4.

8. —— Confacrati alla Santità di No-
flro Signore Innocenzio XIII. Sommo Pon-

tefice . Parte feconda . In Venezia , ec.

1722.

9. Parte terza. Qitefia fcritta

a mano dallo fieflb autore , ferbafi. ap-

po i fuoi eredi ; e fperafi che anche
di quefia fe ne farà tra poco dono al

pubblico per via delle ftampe

.

Sappiamo
, aver lui fcritti varj So-

netti e altri componimenti lirici , im-
preffi in fogli volanti la maggior par- :

re , o. in alcune raccolte , per varie

occafioni; niente però di fcritto a ma-
no, dopo la fua morte, s’è ritrovato. I

Fune-
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Funeflo aH’univerfità di Bologna s’

è fenduto il principio di queft’anno

,

per la morte dell’Avvocato Gfovan-
NANDR.EA Grimani , nato il dì 8. di

fettembre dell’anno 1670. d’afl'al ono-
rata famiglia ciftadinelca di quella

città . Nel . 1695. adi 23. giugno otten-

ne la laurea dottorale nell’una e l’al-

tra legge , col titolo di Dottor colle-

giato di quella univerfità , e nella ftef-

fa efercitò una pubblica lettura , ol-

tre ad altra lettura che ebbe nei col-

legio pontificio Montalto
,
per la na-

zione Marchigiana . Leggendo e av-
vocando fi acquiftò nome fra’ primi
profefl’ori , e per teftimonianza del

Padre Pellegrino - antonio Orlandi ,

nelle Notizie deglifcrittori Bolognefi ( a ),

nell’anno diciafiettimo di fua pubbli-

ca lettura
, affiftito avea al dottorato

di piu di 150. Icolari. Morì a’ 7. dì

gennaio 1723. fu l’ore 13. e’I fuo ca-

davere fu pofto nella collegiata di

fanta Maria maggiore. Fra gliftudj

legali non trafcurò le lettere amene

,

avendo in poefia pubblicato un Epi-

talamio nelle nozze de’ Marchefi Senato-

re Piriteo Malvezzi e Artemifta Magna-
R 4 7ii :

{ a ) Ih Bologna ì pc Cefiamino Fìfarri j

1714. in 4. pag 149 -
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ni: In Bologna^ per il Sartia 1696. in

4- Scrifle però afiai piu opere in ma-
teria legale, delle quali la prima fu

imprefla, luì vivente; dell’altre fpe-

rafi la pubblicazione da’fuoi eredi.

Pr&leìlio de legatis, 33. quefiionibus

eìfoltita. Bononii , typis Perii , 1702.
in 4.

’Teorico-pratica legale .

JJlituta civile .

I/lituta canonica.

Allegazione in jure

.

Voli. IX.
Il catalogo di quelle opere s’èpre-

fo dal libro del foprallodato Padre
Orlandi ; il quale nel luogo medefimo
fa onorevol menzione della Sig. Ma-
ria-margherita Vitalini, conforte de-
gniffima di tanto letterato ; e ce la

ciipigne come donna perita in mujlca

nella quale compone ,
nel fucno del violi-

no pratichijfì-ma , nelparlarefranzefefran-

ca , nella poejìa concettofa , come fcor-

gefi da alcune fue cantate e fonettì

che ha dati alla ftampa . I titoli d’

alcune operette fpirituali da lei com-
pofte , e d’ alcune fue verfioni dall’

idioma francefe
,

poffon vederli ne!

fuddetto fcrittore , al luogo citato

.

VII.
Alle ore ii. del giorno fecondo

di febbraio dello ftefs’anno , forte col-

po cl’
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po d’apoplefia ci levò rillullre anato-

mico Antonmaria Valsalva , Imo-
lefe , ProfelTor pubblico di notomia
nel medefimo ft lidio di Bologna ,

e

attuai Prefidente dell’accademia dell’

Iftituto delle fcienze; e il giorno ap-
preflo fu feppellito in fan Giovanni
in monte , chiefi de’Ganonici Latera-
nefi . Oltre al trattato de aure bima-
na , ftampato in Bologna

,
per lo Pi-

farri , nel 1704. in 4. e nella ftelfa

forma
, tre anni dopo ,

riftampato in

Utrech
,
per Guglielmo Vandewater,

che anche fu compendiato nel tomo
III. del noftro Giornale , a carte 395.
ha il Valfalva lafciate tre differtazio-

ni anatomiche, e gran numero d’of-

fervazioni , Iparfe fia le fue moltiflì-

me carte , le quali tutte fono fiate

mandate dalla predetta accademia ,

e da’ Sigg. fuoi eredi al Sig. Giovam-
batifla Morgagni , Anatomico pri-

mario e Prefidente dello ftùdio dì
Padova , acciocché fcelga e prepari

per la ftampa quelle cofe che giudi-

cherà degne della fama del loro au-
tore . La fatica fuor di dubbio farà

nè sì breve nè sì tenue ; ma volentie-

ri farà iutraprefa da quello Signore,
amantiffimo della pubblica utilità e-

gualmente che ^elantiffimo della glo-

R s '-ia-
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ria dell’amico defunto . Dal meded-
mo in taloccafroneli afpetta una vita

difFufa delValfalva; donde allora po-
rrà eftraerfi l’elogio , che ora perciò

fi ommette , d.i cotanto celebre lette-

rato.

ARTICOLO XV.

Novelle letterarie d'Italia fino a

to Unno MDCCXXm.

I.

Novelle firaniere appartenenti all^

Italia .

LEIDA.

G ià in piu tomi del nofiro Gior-

nale s’è fatta menzione degli

Adverfarj anatomici del Sig,. Morgagni^

flarapati in vari tempi e in piu luo-

ghi . Giunfe l’ultima intera edizione,

fatta nobilmente in Padova , neH’in-

figne ftamperia del Cornino , a Gio-
vanni-arnoldo Langerak , ftampato-
re di Leida ; il quale conofciuto il

pregio di quell’opera, di cui, perla
molta diftanza , non sì facilmente

avere fe ne potea quel numero d’e-
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femplari, che baftar poteffe alla gran
quantità degli ftudiofi che in quelle

parti anfiofamente la ricercavano ,

coraggiofamente fi rifolfe di farne

una nuova magnifica edizione in 4.

grande, la quale comparve , accet-

tiffima al pubblico, quell’anno 1723.

U P S A L.
Mette in grand’ efpettazione una

nuova raccolta di Scrittori delle co-

fe della Svezia , fatica del Sig. Eri-

co Benzdio . Fra quelli avrà luogo
Jornande , illullrato , e prefbchè rifatto

per le molte notabili varie lezioni ,

che traile da un antico fello a pen-
na della Vaticana Lionardo Adami ,

le quali dopo la morte dello llellb li

ritrovarono fra’ fuoi feri tti

.

Nella ftelTa collezione farà inferita

la rarilfima Vita di Attila^ fcrittada

Juvenzio o Juvenco Celio Calano , Dal-
matino, che da molti o non fi fa in

che tempo fia vivuto , o fi crede ef-

fer vivuto già piu di mille anni; ma
veramente nel fecolo quindicefimo e-

gli viffe ; e Bernardo Giuftiniano fa

di lui menzione nel primo libro de

origine urbis Venetiarum , in piu d’ un
luogo

.

PARI Gì.
L’opera in materia nummaria già

R ó piu
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piu anni dal Padre Bandnrì promef-
la

, e a carte 400. del tomo XVIL
dà noi accennata , finalmente s’ è fat-

ta vedere col titolo che fegue : Nii-

mìfmata Imperatomm Komanorum a Tra-

Jatio Decio ad Papologos Augufios. Ac-
cejftt Bibliotbeca mmmaria , five au~
Horim qui de re nummaria fcripferunt .

Opera & Jludio D. Anfelmi Èanduri,
Monachi BenediSlini , A. Magni Etru-
ri£ Ducis hihliothecc Preferii , & in

Regìa academia infcrìptionum ac bona-

rum literarum academici honorarìì. Lu-
teti£ Pariflcrum , fumptìhuc Mojitalant ,

1718. in fogl. 2. voli. II primo volu-

me è pagg 544. il fecondo 777. L’
opera ip oltre è tutta figurata di

molte medaglie e tutte rarifume ;

con una carta geografica di quelle

provincie, città» colonie, ec. che da
Trajano Decio fino a Claudio hanno
battute medaglie ; e con alcune pic-

ciole giunte di medaglie porte nel fi-

ne dell’uno e l’altro tomo . Nel primo
tomo , appreflb alla dedicatoria , fa

l’autore una lunga, ma erudita pre-

fazione, a cui va annefio l’indice de-
gl’ Imperadori

,
Augurti , Cefari, e

Tiranni le cui vite vi fi deferivono .

Succede la Bibliotbeca nummaria , five

(tuSiorum qui de re nummaria fcripferunt^
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eh e pagg. GXXVI. trattato iitilifiimo

a chiunque vuol darfi a ftudio sì pro-

ficuo , e che tanto alletta le anime
nobili ed erudite dì quelli noftri tem-
pi . Si chiude il volume con cinque
indici; il primo delle parole cheleg-
gonfi intorno alle tefle degl’ Impera-
tori , Augnile ec. nelle medaglie che
in quello fi comprendono ; il fecondo
delle ifcrizioni de’rovefcj

; il terzo
delle colonie e municipi latini

;
il quar-

to delle città greche , ove battute fu-

ron le fuddette medaglie : e quelli

quattro indici appartengono al folo

primo tomo : il quinto ad amendue
è comune , e comprende i rovefej del-

ie medaglie che in tutta l’opera fono
efpolli . Il tomo fecondo è precedu-
to da altra breve prefazione , e dall*

indice de’ Principi , delle cui vite e

joaedaglie è compilato ; nel finefileg-

gon due indici fimili a que’che nel

primo volume tengono il primo e fe-

condo luogo

.

Della Ilima in cui lèmpre fu il li-

bretto del nollro famofo medico San-

torie Santorio , della Medicina/latica , fon

di chiariffima prova T edizioni repli-

cate , non fol d’Italia , ma anche de*

paefi llranieri . Or fe n’ è pubblicata

la feguente traduzione francefe : La
rmii-



5q8 Giokn. de’ Letterati
medicineJlatiqiie-, ec. cioè La medicinaJia

tica del Santorio , o Parte di confervare la

fatiità per via della trafpirarcione , trasla-

tata in francefe per lo Sig. Le Breton

,

medico dell'univerfità di Parigi. In Pa-
rigi, apprejfo Claudio Jombert ^ 1722. in

I&. pagg. I19.

LONDRA.
Quanta fia la ftima che de’noftri

buoni fcrittori fi fa nel regno vaftiflì-

iDo d'Inghilterra , dove in numero
grande fiorifcono i letterati , e la mar-
gior parte fono d’ un ottimo gufto ;

fi può agevolmente coipprendere dalj-

le molte e nobili ediziibni che quivi

efcono alla giornata , di que’libri che
apprelTo di noi piu fono in pregio .

Il Sig. Jacopo Lioni , noftro Veneziano,

che tempo fa Rette al fervigio di Gio-
vanguglielmo di Neoburgo, Elettore

Palatino del Reno , Principe aman-
tilfimo d’ogni buona letteratura , ed
effo anche gran letterato , con titolo

di fuo architetto
; morto lui, paffato

in Londra ,
ivi riftabilì le fue fortu-

ne , e vi pubblicò , tradotti in quel

linguaggio , in due volumi in foglio

reale , i libri d’architettura del famo-
fo Palladio . QueRa , di cui ora dia-

mo il titolo , e la feconda edizione ,

T/je Arcbiteltìire of A. Palladio, ec.

cioè ;
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cioè : DeliArchitettura di Andrea Pal-

ladio libri quattro j contenenti un breve

trattato de cinque ordini ^ e le oJJ'erva-

%io7ii neeejfarie in ogni forta di fabbriche
-y

come ancora le differenti co/lruzioni ài

cafe private e pubbliche , firade maefirCy

ponti , fere , portici
,

e templi -, con le

loro piante , fpaecati ,
efacciate ; rivedu-

te ,
difegnate , e pubblicate da Jacopo

Lioni 5 Veneto
,
architetto di S. A. Se^

renifs^ il fu Elettor Palatino , tradotti

dallorigincJe italiano . In Loìidra-y appref-

fo Giovanni Barbi

y

1722.

11 Sig. Carlo Peters ha imprefami’
edizione della Sifilide del Fracafioro „

Afferma d’averla lavorata fu quella

di Verona del 1530. in 4. ch’èia pri-

ma , ufcita per opera dello fteffo au-

tore , rigettate le piu recenti , che
trovò piene d’errori . Ma ciò afferma-

to mai egli noa avrebbe , fe foffeglì

venuto fatto di vedere la nobil edi-

zione di tutte le poeffe latine di queiP
illuftre Veronefe, fatta per opera de’

Sigg. Volpi in Padova del 1718.- Per
altro , nella prefazione , indiritta al

Sig. Riccardo Mead, afferifce l’edi-

tore d’efferfi prefa qui la licenza d’e-

mendare , con pura lieviflima trafpo-

fizion di parole
, tre verlì , dove coa-

tta la quantità pecga il poeta , abbre-

viando
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vìando le due prime fillabe dalle vo-

ci refina e refinofa , che di lor natura
fon lunghe \

certamente la prima ,

per la derivazione del greco fvj'tvn .

Ma il Fracaltoro lafciò ingannarfi dal-

la falfa lezion di Marziale ( Uh, 111.

ep. 25. ) in quel verfb :

Veterm refinaque pigrions

,

o da quella di Giuvenale ( Sat. HI. v.

Il 4. )in cui Giovambatìfta Pio, Bo-
lognefe , voleva che fi leggeffe ;

Dejpicsas merito : quid enim re{ina.^djuverjtus:

dove affai meglio da’ dotti Venim fi

oiamette . I veri! notati fono i feguen-
ti; due nel libro II. 199. 428. uno nel

III. 41.
ÌAarcori refinofa foleut oh

(ìfiere
putrì .

Et larici

s

re (ina aeriaijunt qui unguen equinum^

^obora quie refinam fudant incenfa tenacem

.

E quelle fono le correzioni ;

Relinofa foìent marcori obfiftere putrì .

laricis refina tenax : funt qui unguen

equinum .

J{ohora qua fudaut reCmamiuceufa teuacem

,

Soggiugne il Sig. Peters di non dubi-

tare, che, quando l’anìme nell’altro

mondo ferbino qualche affetto di ciò

che in quefto hanno lafciato, il Fra-

caftoro non glie ne debba tenere pic-

ciola obbligazione . Ufcì con l’infra-

fcritto titolo il poema : Hieronymi
Fracaftorii Syphìlis five morbus gallU

CHS „
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cnt . Lendini , apad Jonam i

1721. in 4. gr- pagg. 69, fenza larep-

fazione

.

Altri ftampatori della Jteffa città

,

cioè il Vaillante’I Prevoft , hanno
meffo lotto a’ lor torchi un’opera mol-
to erudita del Gav. Carlo Fontana ,

intitolata L’ Anfiteatro Flavio , ovvero

Cclojfieo di R.oma . Ella fi darà nella

lingua in cui l’autor fiio la dettò , e a

fianco vi s’aggiugnerà la verfione fran-

celè . Vi fi elpone Io fiato prefènte

di quel grande anfiteatro
, e qual e-

ra Io fiato fuo primiero
;
quali fefte

ivi fi efercitavano e la loro origine ;

qual era il tempio che fi proponeva
a erigervi ne! mezzo . Con tal occa*
fione difeorrefi di varj anfiteatri e del-

la differenza fra teatro e anfiteatro.

L’edizione farà corrilpondente a! me-
rito della ftefs’opera, in foglio reale,

con ventiquattro tavole in rame , che
fautore prima di morire lafciò

,
con

altri fuoi fcritti , con animo di darli

tutti alla fiampa

.

Non mai però giudicheremo degno
delle fieffe lodi chi mettefi a multi-

plicar con rifiampe certi libri , i qua-
li pe’loro fcandalofi argomenti , con
cenfure graviflirae notati effendo dal-

la Chiefa
, per effer divenuti rariflì-

mi >
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mi, giaccìonfi in meritata obblivione

preffochè feppelliti . Tale noi giudi-

chiamo quello che fegue ; Ilprimo li-

bro delle opere hurlefche di m. France-

fco Berni , di m. Gio. della Cafa ,

del Varchi , del Mauro , del Bino ,

del Molza , del Dolce , e del Firen-

zuola . Londra
,
per Giovamn Pzckard^

1721. in 8. gr. pagg. 437. dove poi
feguono fino a carte 549. alcune an-

notazioni di due perfone , per altro

erudite , che fi vanno mafcherando
lòtto a’ nomi di Antinoo Nival/i^ e di

P. Antinoo Rullo ^ con in fine la lette-

ra con cui il Lafca intitolò le due pri-

me edizioni dello ftefib libro a m. Lo-
renzo Scala . Nel principio di quefto,

dietro alla dedicatoria dell’editore, e

un fuo breve avvifo a’ letterati , of-

ferviamo elTerfi porte alquante rtan-

ze , tratte dal canto VII. del libro III.

dell’ Orlando innamorato , rifatto dallo

rteflb Berni , dove il poeta dà un pia-

ccvol ritratto di rteffo e della fua vi-

ta : della qual vita però fi d anno piu

efatte notiziè nelle annotazioni che
fopra vi hanno fatte i due fopraddet-
ti perfbnaggi . Noi qui non vogliam
farci a riferire una per una quelle an-
notazioni , in gran parte delle quali

confefliamo contenerfi di molta eru-

dizio-
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dizione . Sol ci fermeremo in qnel

palib j
dove , dolio efferfi annoverate

le opere del Berni e le varie edizioni

delle ftefle ,
venendofi ad annoverar

varie cenfure fatte a quelle , così fi-

nalmente fi conclude : „ Scufo piu di

coftoro ri LIBERTINO MAFFEO
VENTERÒ, perchè per fola invidia

à biafmato il poema del nofiro BerìH,

nel canto della Tjaffetta Rampato in

lucerna nel 1651. ec. “ Sia qui lecito

a noi dire poche cofe a difefa d’uno

de’migliori poeti e piu chiari lumi di

quella patria ,
quale fu Maffeo Ve-

niero, Patrizio Veneziano e Arcive-

fcovo di Gorfu ,
il cui nome grinimi-

ci di noftra cattolica religione fi fon

tentati di deturpare con la piu inde-

gna calunnia che concepire fi poffa ,

allorché fìampando quel poemetto

della Zaffetta ,
vi pofero in fronte il

nome onorato dello fteffo
, con infie-

me un ritratto che afferman effere i!

fuo . Ma di ciò non è da ftupire ,

mentre fi fa ,
quali colpe iniputaron

coloro a non pochi altri de’piu vene-

rabili Prelati di fanta Chiefa . Ba-

ftar dovrebbe ciò che il Sig. Bernar-

uardo de laMonoye, letterato ,
tut-

toché Francefe ,
verfatiffimo tuttavia

nella cognizion degli fcrittori Italiani,

fapra

^5
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fopra i quali ha fatto delle oflerva-

zioni particolari , a lungo fcrifle in

difefa del noflro ottimo Arcivefco-
vo , nel tomo IV. della Menagiana ,

a carte 239. e fegg. al qual luogo
noi rimettiamo i leggitori . Solo noi

diremo , che quel canto dellafLaffettay

col titolo del Trentuno., fu la 'prima
volta ftampato nel M.D.XXXI. die-

tro ad altro poema del cui titolo

per ora a noi non fovviene, e quan-
d’anche ce ne fbvvenilTe, il roflbr ci

divieta il rammentarlo. Ma in quell’

anno M.D.XXXI. tanto è da crede-

re che abbialo fcritto Maffeo Venie-

ro ,
quanto è da credere che uno

feriva che che fia , e lo pubblichi per
le flampe molti anni prima d’effer na-

to . Imperocché noi effendo ricor fi al

Magiftrato detto dell’ Avvogheria ,

nel cui archivio gelofamente cufto-

difeonfi que’che fi chiamano i Libri

d'oroy dove con incredibile diligenza

fi tien regiftro della nafeita
,

e de’

matrimoni de’ Nobili Patrizi di que-
lla Repubblica ;

nel libro legnato

della lettera B. a carte 267. fi è tro-

vato, qualmente a 6. di giugno deli’

ANNO M.D.L. nacque Maffeo Vente-

rò , figliuolo di Lorenzo, figliuolo di

Ciovannandrea . Se dunque la Zaffetta.

ovve-
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ovvero il ’TreiìUmo fu ftampato nel

1531. e fe Maffeo Veniero è nato

nel 1550. ciò fblo ftimiamo fufficien-

te per evidentemente far conofcere,

che egli non n’è l’autore , e confe-

guentemente per levar via dall’inno-

centiffimo Prelato una macchia, che
vien tanto a deturpare il fuo chiarif-

fimo nome.

2.

Novelle letterarie d’Italia.

DI BENEVENTO.
Il zelo di Moni! Anaflagi ha impie-

gato il fuo talento e la fua penna lo-

devolmente nella dlfefà di caufà mor-
to fanta, con l’opera infrafcritta , di
cui per lo pubblico gradimenro, s’è

pofto in neceflità di proccurarne qui
una riftampa . Suprema RomaniPonti-

ficis in 'Ecclefia potefias propugnata ad-

verfus ìnjlrumentum appellationis quatuor

Gallio Eipifcoporum a Confiitutione Uni-

genitus ad futurum generale Concilium ,

Opus Philippi Anaftafii, Arcbiepìfcopi

Surrentini^ AJJlJientis Pontifìcio throno ,

& SS. Domini Noftri Proìati dpmefticiy

in novem Hbros divifum . Liber primus ._
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Itertm Beneventi ^ ex typcgraphia archie~

pifcopali , 1723. in 4. pagg. 612. fen-

za la dedicatoria al Pontefice Cle-

mente XL
DI BOLOGNA.

Dà felici aufpicj aqueft’anno 1723.
il noftro Profeflbre , Sig. Abate An-
druzzi , con l’opera infrafcritta : Cle~

mentina Con/litutio VnigenitHS , Bcclefie

traàitionum vindex. Bminentlfs, ac /ie-

•verendifs. S. R.oman£ Ecclefi£ Cardina-^

li Joanni Baptijl£ Ptolem£o dicata ab an-

thore Abbate Aloyfio Andruzzi , filo/,

ac theol. Doli. & in Bononien. Archigym.
Public. Profefs. BononÌ£ j ex typcgraphia

L£lii a Vulpe 1723. in 4. pagg. 276.
lènza le prefazioni e l’indice delle ma-
terie. Rende l’autore la ragione, per-

chè in sì vallo argomento e di tanta

importanza dia fuora sì picciol volu-

me. Perchè ( dice nella prefazione )

tralalciato un grandiffimo numero d i

Santi Padri , le cui teftimonianze ad-
durre potea contro le Teli Quefnel-
liane , s’è voluto attenere alle auto-

rità di due fòli, corroborate dalle de-

finizioni di Concili ecumenici e di Som-
mi Pontefici . Duce ac magifiro Augii-

Jtino^ DivoTbomaàoliore angelico ^ nec-

r.on cecumenicis Synodis , Summorumque
Pmtificum definitioìiibus , quas univerfa
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Cufcipit ac veiieratur Ecclejìa , tifus , coh~

icntus ero parvo opufculo y dummodo in~

ter virorum fapienti^imos , ab aliis ad a~

lios hoc latijjime manare queat

.

Nel medefimo torno s’è fatto vede-
re De variolis traBatus , auBore , Cse-,

lare Marefcotti , philofopho & medico
Bononienfe , in patrio archigymnafio ana~
tomes Vrofeffore . Bononie , typis Conftan-
'tiìii Pifarri , 1723. in 4. pagg. 195. fen-

za le prefazioni , e un indice degli au-
tori citati per entro l’opera. Drvide-
(i qLUefto trattato in quattro CongreJJi

ovvero dialoghi, ne’ quali mettefial-
r pfame l’ origine , le cagioni, e l’ indole

di quello male . Tutto trattafi con
molta pulitezza di dire, erudizione,

e dottrina

.

Tuttoché, e per l’addietro in vari
tempi

, e principalmente in quelli ul-

timi anni , con occalione de’ morbi
contagiofi e pellilenziali , fiafi pubbli-

cato da valenti profeflbri un gran nu-
mero di libri fpettanti alla difefa e

alla cura della pelle
; contuttociò an-

che quello , come ben l’autore nella

prefazione ammonifce, non è da fre-
giare . Imperocché gli altri ferirti ef-

fendo per ammaellramento in ifpecie

de’medici, poco fe ne diceva di ciò

che a chirurghi5’appartiene : il che di
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quella fua opera è l’argomento. DeU
le precauzioni e regole da ufarfi daceru-

fici in mezzo alle pejli , per governo di

fe flejft e degl infetti , ragionamento di

Girolamo Maria Lorenzo Donduzzi, ;

cittadmo Eolognefe , filofofo e medico col-
'

iegiato , Lettor pubblico j e Frofejfore di
'

ciruTgia nello arcbiofpedale di s. Maria
della vita . Alli flobilifs. ed Eccelfi Sigg,

Senatori del reggimeìito di Bologna . In

Bologna , per Gio. Batti/la Bianchì ,

1721. in 4. pagg. 46. fenza le prefa-

zioni . Piu diftintamente l’ autore ,

parlando a lettori , ci efpone l’idea dì
quello fuo ragionamento, che divide;

in due parti : „ Nella prima fi defcri-

3> vono le precauzioni neceflarie a’ceru-

3, fici nelle occorreitze di pelle, per di-

„ fefa di lè lleffi . Nella feconda fi ef-

„ pongono i modi e le regole, per cui 1

da’cerufici in fimili congiunture fi af-
j

fumono e fi efeguifcon© gii uffizi prò- '

prj della lor profeffione a vantaggio
e beneficio delie perfone tanto foQjet-

te quanto infette del morbo- “
’’ ^i , dagli fludiofi delle colè teo-

logico-morali , e fpecialmente di quel-

le che a’ profeflbri della claullral vita

s’appartengono
, fu ricevuta con mol-

ta approvazione l’opera infrafcritta

,

in tre volumi in foglio comparlà in
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pubblico T'heologia nioralis Regulariumy

au5ìore D. Tlwma Fraiicifco Rota-
! rio ,

ifalice Rovero , Aflenfi , Clerico

1 regiilari s. Pauli Barnabita , ejusdem

. congregationis Expr£pcJtto generali (a)

.

, Difcuconfi nel primo tomo le queftio-

ni CGUcernenti a coloro che voglion
I efTere ammefll a qualche ordine reli-

giofo; a’ novizi; a’profeflì ; a’ fuggi-

i tivi e apertati ;
agli ejetti o condan-

nati alle pubbliche triremi. Indi trat-

tali di que’ che ad altra religione fan

paffaggio , o che a vefeovadi fon pro-

ipolfi . Difeute il fecondo tomo le

quertioni che (òglion farli intorno a*

voti, sì in genere, sì particolarmen-

te intorno a quelli a' quali fi obbliga

chi a famiglia religiofa fi è aferitto.

Trattali nel terzo de’mezzi utili per
Tacquirto e confervazione della per,

fezion religiofa.

Se quando uditi furono recitarli ,

applaulò molto riportarono idifeorlì

I del Padre Barbieri
; con niente minor

frutto e gradimento farann’ ora dal

pubblico ricevuti, a cui dallo rtam-
pator Volpi , in un giurto volume
Tomo XXXV. S in

{ a
)
Di quell’opera dipoi anche in Vene-

zia , nella llamperia del Baglioni, fe n’

è fatta , nella llefsa forma , un’ aliai

( buona rillampa .
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in 12. con quello titolo Ibn donati;

Confiàera%ìoni [opra alcune verità della

Hcflra fanta fede , e difcorfi fpettanti al~

le fleffe , compo/ti e detti in Bologna y

nella chiefa di fanta Lucìa y dalP. Giu-
feppe Barbieri , della Compagnia di

Ciesà (a).

Dal fopraddettoVolpe fu lìmilmen-

te del 1722. fatta rimpreflione della

Vita deigran pittore , Cavalier , Co.Car-
io Cigtiani y dedicata al Sig. Co. Crifio-

foro Tordini , Minijlro del Serenifs. Sig.

Duca di Modena

.

Il volume è in 4. di

pagg. 63,' fenza la dedicatoria dell’

autore , che qui fi manifefta elfere il

Sig. Ippolito Tjanelli . Vi s’è aggiun-
to

, fcolpito in rame , il ritratto del

Co. Carlo
,

prefo dall’ originale che
fatto aveane il Co. Felice Cignani ,

chiaiilfimo difcepolo ed emulatore
di tutti ì pregi del fuo gran pa-
dre.

Il Sig. Dottore Giovanfrancefco Bona-
veri y che qui e altrove pur ha dato
piu faggi del fuo valore in filolbfia e

medicina , ultimamente effendo llato

ag-

( a ) Francefco Storti y
di quello libro in

Venezia
) parimente in iz. ne dà una

rillampa, accrefciuta à'umCùupderaih-
n» e d’un Difcarfo y mandatigli dallo

fle/To autore.
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aggregato a quella accademia deff

Iftitiato ,
confortatone dal Sig. Gene-

rale Co. Luigl-ferdinando Marfigli y
compofe e prefentò alla ftefla acca-

demia un’Iftofia fìlìco-naturale delle

valli e flato di Comacchio . Il libro

è fcritto contutta pulitezza, edefat-
tamente vi fon delineate a penna le

cofe piu .notabili dì quelle parti. L*
accademia , co’ Sigg. Senatori Affan-
ti della medefima , hanno gradito e
approvato quell’opera; e per comu-
ne decreto 1’ hanno ripofla nella lor

libreria , nel luogo dove ferbanfi i ma-
nofcritti ; e nel tempo fleffo hanno
ingiunto al Segretario , Sig. Dottore
Matteo Bazzani, di fcriverne all’au-

tore , a nome dell’ accademia , una
lettera onorifica di ringraziamento e
di lode-

Il noflro diligentiflimo aftronomo,
Sig. Eiifiachio Manfredi.^ avendo fatte

giudiciofe offervazioni fopra la con-
giunzion di mercurio col fole , ul-

timamente avvenuta
, ^

le ha dipoi
fatte pubbliche , col titolo che fe-

gue : Mercurii ex folis congrejfus in

afironomtea fpeada 'Bomnietifis feientia-

\rum Injlituti obfermtus die ix. novem-

I hris MDCCXXIII. authore Euftachio

! Maufredio , ejufdem Infiìtuti AJirotto-

$2 ma
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, atgue academi£ Socio {a)^ Efce

il libro in 4. dalle Itampe del Pifar-

ri , di pagg. 37, con una tavola in

rame

.

DI BRESCIA.
Trasferito dalla chiefa di Trevigì

'a quella di Brefcia Monf Fortunato
Mbrofini 5 Prelato d’elèmplare pietà

e d’efjmia letteratura j nel giorno che
prefè il pofleffo della medefima , in

nome di tutto quel Capitolo a lui

parlò il Srg, Canonico Paolo Gagliardr^

e acciocché la fua Orazione avelie dal
pubblico quelle Iodi, che riportò da
chiunque a tal funzione trovoffipre-

ifente, il poltro Ricciardi la divulgò
per

( a ) Anche il Sig. Giovanni Poloni pub.
blicò in Padova , dalle ftampe del Co-
mino, le fue ofservazioni fjpra loftef-

fo fenomeno , col titolo : Moreurius in

fole vifus . Segue apprefso un fuo pro-
blema , dove per inveftigar la propor-

zione che pafsa fra due indeterminate,

propone una fua regola , la quale fer-

va per tutte l’equazioni differenziali del

primo grado , nelle quali la fonima del-

le dimenfioni delle indeterminate in

ciafcun termine Ila eguale . Il tutto ,
‘ diftribuito in due lettere , è indiritto

al Sig. Gabbritìlo Manfredi , frate! lo

degnifilmo del fopraddetto Sig. Bufta^
(kio

,
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j
per le fue ftampe con lappreffo fron-

I
tifj)izìo : Paul] Galeardì Brix. Cm. Ora.

Mìo prò adventu Illufirifs.ac RsverendiJs.

D. Fortunati Maureceni ad epijtopatum

Bxixian& ecclefix, ,
hahita in catbedrali »

\ nomine Heverendi/s. Capituli., die Vili,

xfemptembris MDCCXXIIL II libro e
in forma duodecima maggiore , dì

Il Sig. Dottore Ccgrojjfi., nel nofiro

Giornale piu volte nominato e loda^

to, e non ha guari, meritamente ad
una cattedra dì medicina, nello ftU'

dio di Padova , promoflTo
;
qui pec

le ftainpe medefime, pubblicò in for-

ma ottava , di pagg. 24. l’orazione

che ivi recitò nel fuo primo ingreffo .

Pro medìcorumvirtute adverfus fortunam
medicavi , oratio

, quam primam babuit j

pbfi reditum , in Patavino atben&o Caro-
lus Francifcus Cogroffius

^
olim alu-

mnus
, mine pubblicus rnedìcìru prcfejfor ,

die I g.jamiarii 1721.

Dello fteflò imprefìore s’ è lèrvito

il noftro Sig. Giovarnbatifia Marjni ,
i!

cui nome già s’èrenduto, per altre

fue opere , noto al mondo letterato

,

per far pubblico il libro infraferitto :

Nlechanìces morboriim defumptx, a motit

fanguinìs
, auSìore Joanne Baptifta Ma-

ziao , philofopbo ac medico Brixiano ,

S 3 pars
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pars prima. In 4. è la forma del lìbroy

dì pagg. 1 27 . fenza le prefazioni , e
l’indice , con delle figure in rame *

Verfa q[uefta prima parte nella teo-

ria ; e intanto Fautore ravoraintorno
alla feconda , eh’ è tutta pratica . Il

tutto trattali conforme F ottimo gu-
fto di quello fecolo , e fpieganfi. co’

principi della meccanica 1 idea e i fe-

nomeni de’ mali piu aftrufi del nollra
j

corpo

.

D I C O M O ..

II numero de’ componimenti e’I me-
rito de’ poeti de’ quali s’ è formata la ^

prefente raccolta , ci obbliga a darne
al pubblico qualche notizia . Ella con
quello titolo è fiata qui divolgata r

JU-me nel dottorato delle leggi del Sig,

Conte Abate Francelco Saverio Riva
de' Signori di Meufee , Nobile Lucernefe\),

feguitof nella regia univerrfità di Pavia 1
'

anno 1723. fatto gli gloriofi aufpicj delt

illufirifs, ed Eccellentifs.. Nlons.. Stefano

Conti ,
Protonofario apofloUco , nipote di

N. Signore Papa INNOCENZIO XIIL
raccolte e dedicato al Laureato dal Dot'-

toro Girolamo Tagliazucchi Mcda-
mfe . In Como

y.
per Giambattifla Peri .

II libro è in 4. pagg. s^- fenza fa de-

dicatoria e r indice degli autori

C ^ * Ea
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( il ) • La famiglia de’Sigg. Riva , che
in Lugano 11 fa confiderare fra le pili

ragguardevoli
,

fi va ora vie piu no-

bilitando con fuoi perfonaggi , che
per letteratura cominciano a renderli

fàmofi. Di quelli lo fteflb Laureato
il Sig. Abate Frmcefco Saverio e"l P.

D. Giovampkro , delia Congregaziort

di Somafea, fuo degnilfimo fratello,

arricchirono con decloro componimen-
ti la prefente raccolta

; come pure
aveanne arricchite piu altre per Io

palTato . Sperava!! di vedervi Umil-
mente qualche componimento d’al-

tro Ibggetto della medefima famì-
glia, e fratello del laureato aneli’ ef-

fb , cioè del P. D. Giovambatijla Ri-
va ,

facerdote della fopraddetta Con-
gregazione di Somafea ,

del quale
per altre occafioni s’erano vedute in

vari luoghi imprefle alcune aliai bel-

le canzoni e fonetti . Ma ,
o fiane fia-

ta fua modefiia, o altro motivo che
lo rattenne , niente qui fi ha del

fuo

.

S 4 DI
( a

)
Le teli follenute dal nobile laureato

nella pubblica funiione
, fono Hate

in Roma fontuofamence iniprelTe
, in

foglio papale , con in fronte il ritrat-

to del lodatiflìmo Mecenate
,
fottoi cui

atifpicj la medefima funiione fi celebrò.
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DI CREMONA. '

Già nel dar notizia che s’è fatto

a carte 480. del tomo precedente
del Giornale de’ letterati d’Italia,

della R.ela%ione fponmte tutto il feguito

nell' ìiltima malattia del Sig. Cap. Giu-

feppe Velafi , del Sig. Dottore Flammì-
nio Gorghi.) s’è prefagito che quella

era come un avvifo di medico litigio.

Imperocché il Dottore Pico , di Ga-
zuolo ,

il quale avea aflillito , ne’pri-

mi giorni di fua malattia, al Capi-
tano Pelofi , aggravatoli di quanto
nella fopraddetta Icrittura riferifce il

Sig. Gorghi , e confiderandola come
a lè alquanto ingìuriofa , mandò fuo-

ri a fua difefa quell’ altra fcrittura :

Difefa di Francefco Marco Emilio ;

Pico Camerari , da Gazuolo , da quan-

to contro il fino decoro , ed hi pregiudirjo

della verità di un fatto medico pubblico

colle flampe di Padova il S'ig. Dott. Flani-

miìiio Corghi nella KelarÀone che fio.

a piedi di quefia fcrittura . In Gremonay 1

7iella/lamperia di Pietro K.icchini ,1723.
in 8. La fcrittura del P/'co è di pagg.

50. a cui li L fuccedere la fcrittura del

Sig. Gorghi , eh’ è pagg. 24. Fine del

Pico è di moftrare , che’l metodo da
fé tenuto ne’ primi giorni della ma-
lattia del Cap. Pelofi, era il ficuroi

e che
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e che tale non fu quello del Sig. Cor-

vhij per non aver conofciuto la natu-

ra del male , e per aver adoperati

rimedi non propri e troppo violenti.

E le fue afferzioni conferma con va-

lide autentiche teftimonianze . Fu im-
prelfo quello libretto dentro’l palfa-

to mele d’ottobre ; ma il dotto auto-

re non ebbe la contentezza di veder-

lo pubblicato , conciolTiachè nel prin-

cipio dello lleffo mefe pafsò a vita

migliore , lafciando dopo di le molto
buon nome, con un dolorolb delide-

rio di fua perfona a quanti lo conob-
bero, e intimamente ufaron conlui.

D I F E R R A R A.
Bartolommeo Ricci , da Lugo , fu

uno de’ piu infigni fcrittori nella lin-

gua latina del fecolo fedicefimo . I

fuoi tre libri dell’ imitazione così ne
riportaron l’approvazione de’ dotti ,

che in ogni tempo fu dì necelTità mol-
tiplicarne con la Rampa gli efempla-

ri. Il Sig. Girolamo Baruffaldi'^ vadi-
vifando dì raccoglierne tutte in un
corpo le opere di tanto autore , diC-

tribuite in tre volumi; e con manife-

flo, imprelTo dagli eredi del noftro Po-
matelli , fa pubblico quello fuo lode-

vole divifamento . Promette di illu-

llrare quella fua edizione di note e dì

S s offer-



4l8 GiORN. de’ LetTER-ATF
ofTervazìoni , a^iugnendovi del me-
dellino la vita. Ma per lòJlievo del-

le motte fpefe che richiede pernecef-
fità la medelìma y. invita gli ftvtdiofi

della buona letteratura , per la toro

parte , a concorrervi per via d’àfiTo-

r iazione .. Prega finalmente gli flrefli

,

avendo qualche opulculo , latino o*

volgare , ftampatoomanofcritto, di
cui eflb foflè privo, dìtrafmetter^ie-

lo , obbligandoli di fargliene avere
dallo ftampatore la dovuta ricompen-
fa , E a tal fine al manifefto s’è ag-

giunto il catalogodelle opere del TJzc-

ei , che ha finora fapute ritrovare il

noftro diligente raccoglitore v ed è il

feguente ;

Apparatus latini locutìonis

In qmsàam Aniree Alciati htinas vo-

ces ab eo male perceptas ^

Defenfio centra Gafparem Sardum y de

prenomine & cognomine y &c^
Epifiola ad Herculem. Atejlium

, de 7io~-

mine Aìejtio ..

Epijiolarum familiarium libri Vili.

Epijlolarum familiarium libri IV..

Epijiolarum ad Herculem- Atejìium & ai
reliquos AteJHos Trincipes libri IL

Epijlola qua apud candidum leltorem de
qmdam erudito viro conqueritur ..

De imitatìone libri fres

De
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De judicto dialegus

.

De evitanda atque compefcenda iracun-

dia

.

De confilio Prhicipis

.

Orario in qua difputatur utrum melius ait

Jiex abfens per alium , &c.

0ratio qua Principes Cbriflianos ad ar~

ma in Turcas fumenda hortatur .

Orario prò T. Annio Milane

.

Oratio in Archiam poetam

.

Oratio in Bartholom£Ì Ferrini funere

.

Oratio prò Ifacbo Abravanellio .

Deprecano prò Jo. Paulo Manfronio .

Gratiarum aSiio Lucretis j Jo. Pauli

Manfroniì uxoris y nomine.

De Balie y commedia VII. volgare.

Carmina nonnulla.

DI FIRENZE.
L’afpettata per lungo tempo , e

ardentemente defiderata traduzione

,

in verfi fciolti , de’ poemi ài Ormro ,

lavoro fudatiflìmo delSig. Abate
tonmaria Salvini , de’ cui titoli e pre-

gi onorevoli già in piu luoghi del Gior-
nale s’ è favellato , ella è finalmente
quell’anno 1725. comparfa alla luce,,

da’ torchi de’noftri Tartini e Franchi,
in due volumi in ottavo. Piu volte que-
llo chiarilTimo principe de’ Poeti , e
nelle lingue llraniere , e nella noltra

volgar d’Italia , era fiato traslatato 5

S 6 ma
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ma la traduzion prefente ella non è
per cedere a qualfifia delle anteriori,

e in piu cofe ella fi troverà fuperarle

,

da chiunque intendente e della greca e
della tofcana favella , fi farà a leggerla,

difaminarla, e a farne col fuo origina-

le un diligente rifcontro . Rende it

traduttore , nella prefazione , conto-

di quella fua fatica: afferma d’efler-

fi lludiato di farla , come fuol dirli,

fid verhum
,
piu che ha potuto co-

nofce , che ciò ha renduti alcuni luo-

ghi fedeli sì, mafcuretti: il che tut-

tavia, egli foggiunge*, no-n ha da fa-

re che tutta la fua traduzione fi con-
danni . II primo volume contiene 1*

Iliade ; e , oltre alla fuddetta prefa-

zione , è di pagg. 691. Nel fecondo,

ch’è di, pagg. 615. contienfi l’O.izifért,

la Batrocèmicmachia , e ^Xlnni . Di piu,

innanzi a ciafcuno de’ due niaggiori

poemi, fi è pollo largomento de’ li-

bri onde fono compoili; e nel fine fi

ha findice delle cole notabili, opera

del Sig. Dottofe Antonmaria Bifcieiiii

Dottore di facra reologia .

Appena fu pubblicata quella tra-

duzione, che a lode del traduttore ,

e a difefa della m-
'

le parve fubito

fiata cenfurata , foggetto per lette^

ratU'
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atura cofpicuo , dì cui non cerchia-

mo noi di fapere il nome, mentr’e-.

gli tenere occulto lo vuole , fcrifle

alquanti fonetti , che pofcia imprel-

fi per opera del Svg.Catnmillo'arìtonio

Boccadiferi'o , portano quello tìtolo :

Per la traduzìove deliopere di Omero,
del chiarijfmo Arifteo; Crathio P. X.,

Sonetti di A,M, P.A ht Firenze ,

nellaJlamperia di Giufeppe-Àìanni , 1723 .

in 8. pagg. 21. I Ibnetti fono in nu-

mero di quindici , el Sig. Boccadi-

ferro gl’intitola allo Iteflb traduttore

Ma un’affai piu copiola còmmen--
dazione , e uif apologia piu valida;

della ftefs’opera , intendia>mo in. Pa-
dova eflcrft fatta- ,, dai Sig. Abate
Domenico Lazzari-ai Profeflbr pub-
blico di- lettere greche e latine ì.n

0 ueH’univerfitàq il quale, dopo le fe-

rie autunnali ,, dovendo ripigliar le

fue confuete pubbliche lezioni , la

prima volta vi recitò un’orazione lati-

ria, in cui fcelfe per argomento da pro-

vare, che quella traduzione , e tut-

ta univerfalmente e particolarmente

ne’ luoghi piu cenfurati è fedele ,

efatta, pura, ed elegante..

Qui fi fa vedere unopem ìnfigne

di materia botanica , nobilmente im-
prefla con quello titolo .• Catdo^

plm--
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plantarum hortì Pifani , auSìore Michae*
le Angelo Tilli , e Cajlro Fiorentino

in Pifano atheneo fìmplk ium LeBore or~

dinario , & ejufdem horti cu/lode , nec

non Regis, Societ. Lonàinenfis ac acad.

botaniche Florentim Socio , fub aufpkiis

Ji. C. Cofani III. M. E. D. FlorentiaCj

apuà Fartinium & Franchium , 1723.
in fogl. pagg. 187. fenza le prefazio-

ni ; dopo le quali veggonfi , in due
tavole in rame , difegnate la pianta
del giardino e la cafa del cuftode de’

femplici di Pifa , e la loro fpiegazione

.

In quello libro fi regiftrano da 5000.
piante , delle quali fe ne rapprelèn-

tano 86. delineate in 50. tavole in ra-

me. Vi fono polle nel fine due let-

tere all’autore , in commendazione
dello ftelTo e dall’opera fua ; l’una

del Sig. Giulio Pontadera , oltenlbre

de’ femplici neM’orto pubblico di Pa-
dova; r altra del Sig. Co. Euigi-fer^

dinando Mar/ili .

Il vedere , in quanto pregio, nellf

prefente felicifllmo fecolo, fia lollu-

dio utilifllmo delle antichità, è fia-

to di fiimolo al Sig. Antonfrancefco '

Gm'j. perchè raccqglielTe e mettefle

infieme tutte l’ifcrizioni antiche , le

quali fi confervano nelle città dello

fiato della Tofcana
, e Ipecialmente

,

ne’
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ne mufèì fiorentini * /Arrivano que-
fte al numero di milleottocento in

circa V e tra quelle ne foiio piu
di mille non ancor per T addietro
pubblicate dal Grutero , dal Rrì-
nefio , dallo Spf)n

,
dal Fabbretti ,

nè da altri illuUri raccoglitori. Le
altre iférizioni

, le quali o da efli

o> da altri , ma o con deg,li errori

o non intere ,, furon riportate 5; egli

ora le rellìtuifce alla lor fincera
,

fèdele e vera lezione come Ita

nel marmo originale
,
avendole efiit-

tamente da fe fteflb deferitte , e

piu volte ricollazionate con la la-

pida medefima , e fin le prime
bozze tirate dallo- llampatore di
modo cfie anche quelle lì potran
eonfiderare come inedite E affin-

chè incontrino , come Ipera , tutto

’l geryo; degli eruditi amatori del-

la venerabile antichità , egli ha ot-

tenuto; dal piu fopra lodato Sig.

Abate, Sh/wKz’ alcune erudite note Ib-

pra di effe . Proccurerà eAandio che
venga piena e ricca queit’ opera di
molte tavole di rame , con intagli

de’ baffirilievi piu celebri che trovan-

fi nelle mMefime città ; i quali an-

che faranno fpiegati quanto farà di

Jìifogno : cofa di grand iflima utilità

e lu-
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e lume airiftofia , e ad ogni' Torta di

crudizìoné antica. Per leffettuazione

di tutte le quali cote , ben vede o-

gni perfona gentile e difcreta , che
ci fi richiederà aflai piu lungo fpa-
zio di' tempo , di quello che altre

volte 'kbbìanè dato avvilo il dotto

raccoglitore ; non ben confideratolì

da lui il tutto fu’l priftcipio ,
comè

non rare volte addiviene . La grand’
opera è già fotto il torchio di Giufep-
pe Manni

, in foglio maggiore e mi-
nore; e ufcirà con quello titolo: In-

fcriptiones antiqu& gr£C£ & romanx ,

in Etrurie civitatibus , & prxfertim Flo-
Tenti& boàie reperiuntur E 'àdnotationibus

iilufhat£ a Cl.V. Antonio Maria Sal-

vili io
, in patrio lyceo gr£carim literarnm

pubi. Profejfore ; fummo labore fide , &
àiligentia collecÌ£ ab Antonio Frahcifco
Gorio , Presbytero fiorentini Baptifierii

& eccleft£ s. Jobànnis : adfetiis aieis ta~

bulis , cum icenibus & anaglyphis vete-

rum monimentorum , & fex luculentis in~

dicibus .

Che fe il foprannomato raccoglito-

re vedrà efler gradita da’letterati tal

fua fatica , e volentieri ricevuta
;
pro-

niette di pubblicare altra raccolta d’

ifcrizioni de’ tèmpi baffi , alla quale

poco fin ora è ftatopenfato ;
da cui
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giovamento indicibite è per rifultare

all’illoria facra e fècolare : aggiugneu-

do a quella collezione tutte l’iicrizio-

I
ni antiche in verli leonini > e una gran

;

copia di figilli antichi . Alla quale

feconda fatica da qualche tempo ha
già dato principio ; e fpera , col di-

vino aiuto , e col favore di chi beni-

gnamente promuove tali ftudj , di

poter compire anche quefto fuo fe-

condo difegno

.

Il collettore delle Pr^fe Fiorentine

,

dopo i cinque volumi d'orazioni , al-

trove già riferiti , ora ci dà il volume

Ji/io y contenente Cicalate. Vi premette
al folito una erudita prefazione , ove
difcorre primamente del pregio che
ha la lingua tofcana fopra d ogni al-

tra , d’ellère acconcia a qualunque for-

ra difille , ma particòlarmente allo

Itile piacevole . Narra dipoi fiftitu-

zion degli Itravizzi
,

foliti celebrarli

dall’accademia della Crufca , allor-

ché l’Arciconfolo ne prende del reg-

gimento di quella il poflèffo ; e par-

ìa de’ componimenti giocoli che in tal

occalione vi li recitan dagli Accade-
mici, e fra quelli dtllc Cicalate y con
le quali allo ftravizzo li fuole por
termine. Vi lidichiara, che. cofa

quelle fiano
, quale il loro Itile , c

qua-
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quali le parole che lo compongono .

In quello volume le Cicalate fono in

numero di dodici. Le tre prime fon

di Michelangelo 'Buonarroti
^ ilgiov’^ane,

neiraccademia detto \'ImpAfiato\ cioè

fopra il Ferragofto , fopra una ma-
fcherata

, e della Ipiegazione d’'un (b-

gno. La IV. e di 'Valerio Chimentellif

detto il Raggirato -) delle lodi dell’ in-

falata . Le due appreflb , di Niccolò

Arrighetti) ditX.X.o ì\Difefo ) fono fopra

il citriolo e in lode della torta . La
VII. di Orario Rmellai ) detto VImper-

fetto , della lingua Jonadattica .

Vili, e la IX. di Carlo Dati , detto

10 Smarrito , chi folle prima
, la gal-

lina o l’ùovo , e (opra le fave . La X.
di Lorenzo Panciatichi , in lode della

frittura . L’ XI. di Giovan7tandrea Mo-
niglia

.

La XII. di Luigi Rueellai
, det-

to il Propagginato ) delle lodi dell’ ipo-

condria . Anche quello volume , co-

me furono i precedenti , è imprelTo

per i Tartini e Franchi , ed è in 8.

pagg. 266. oltre ad altre pagg. XXXI.
della prefazione

.

Si è qui ultimamente fatto fentire

11 Sig. Corfo de’ Ricci , giovane fregia-

to d’antica 'nobiltà e d’ingegno Ango-
lare

, e già
,
per merito di colpicua

letteratura , nel catalogo de’ Pallori

Ar-
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Arcadi defcritto, foftener bravamen-
te pubbliche filofbfiche conclufioni ,

prefe dal nobile filofbfico poema del

piu volte da noi celebrato P. Ceva
\

il qual poema eziandio , in vece del

libretto folito delle tefi, fu diftribu;-

to ijel circolo . Quella fu una nuova
edizione , ritoccata in piu luoghi dal

fuo autore, e con numeri marginali
diftinta , Nel fine s’è aggiunto il poe-
metto deWimmortalìtàdfiranima , trat-

to dalle del medefimo . J1 fron-

tifpi?do del libretto è quello : Tbilofo-

phia uovo-antiqm Thomas Cevae Soc.

Jefu porremo ah aurore re cognita , &
ab Aecurfio de Riccis, Patritio Fio-
rentino ac P. A. publkè propiignata

, fub
aii^ìeiis R. C. Co/mi III. M. E. D. Flo-
renti£ , typis Mkhaelìs Neftenus ,1725.
in 8. pagg. 102. Il nobile difendente

vi premette la prefazione, ìncuiefi
prime il fuo defiderio dì vedere uni-

to nelle fcuole il bello de’filolbfi anti-

chi a quello de^piu recenti

.

Nella quarta parte della Scelta di

folletti e canzoni de* piu eccellenti ri-

matori d’ogni fecolo , pubblicata da
Agoftino Gobbi , a carte 155- della

prima edizione, e a carte 33:2. della

feconda , furono imprefle fottol no-

me d ’ Incerto autore , quattro gentili^

fime
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fìme canzonette anacreontiche , del

Co. Lorenzo Magalotti., fra gli Àrca-
di Linàoro Elateo ; e furono un' bel

faggio d’altre non poche le quali avea
quel celebra tiffimò letterato , nel ige-

nere medefirno felicemente compofte.
Ma quel picciolo faggio n’invogliò ar-

dentemente il pubblico dèlie rimanen-
ti, che ora fi danno tutte in luce,

con quello titolo : Canzonette anacreon~

tiebe di Lindoro Elateo , Pajiore Ar-
cade In Firenze , per Gio. Gaetaiw Tar-

tini e Saliti Franchi^ 1723. in 8. pagg.'

166. oltre alla prefazione e alf indice

dè’ componimenti . Fra quelle canzo-
nette fi contengon quelle che polèro

lungo tempo i dilettanti di sì vago
verfeggiare in efpettaziohe , fatte in

lode de' buccheri , con ditirambico entu-

fiafmo : qui il volgarizzanaento o para-

frafii d’ alcuni falmi e cantici della

Scrittura : qui finalmente le terzine

in hiorte dell’ Imperfetto' accademi-
co della Crufea , il Priore Orazio
Rucellai , cui la Ibrniglianza degli llu-

dj e de’ càndidi coftumi aveagli ren-

duto cariffimo amico.
.Fra lepoefie ditirambiche di nollra

italiana favèlla non fono per avere ,

fe non luogo dillinto i Brindìft di An-

tonio M.ilate/ìa e di Piero Salvetti ,

im-
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imprcflì con aìmotazioni iti quéfta
città queft’anno 1723. per Giufeppe

r Manni > il quale ne fa la dedica al Sig.

i Bindo-fimone Peruzzi. Il Sig. Giufcp-

1 pe Bianchini , di quella edizione è moU
to benemerito , avendo egli meffa in-

I nanzi una prefazione , dove , dopo
commendata la ditirambica poefia ,

palla alle Iodi meritate del Malatella
e del Salvetti, e vi dà molte notizie

della lor vita . Lo lleflb è autore 4*

molte di quelle annotazioni che veg-
gonfi a piè di quelli componimenti ;

ì’altre eflèndo fatica del foprallodato

Sig. Abate Antonmaria Salvini. Il libret-

to è in 8. di pagg. 61. oltre ad altre

pagg. XXVIII. delle prefazioni

.

Poejie merali e facre di Ferdinando
Ghirlandi, da Pijloja.^ compofie intem~

pi àìverfi ad ìfìan%a di varj amici . In

Firenze , nella /lamperia di Michele Ne-
fteìiHs , 1723. in 12. pagg. 418. in

tutto . Dandofi a conofcere a ballan-

za la qualità di quelli componimenti
nel Ibpraddetto, frontifpizio , nulla

qui abbiam noi che foggiugnere

.

Fatiche pregevoli d’ alcune dotte,

perlbne comprende il lèguentepiccol

volume, eh’ è in 4. Oratmies du£ prò

fpkmni injlauratione fludiorum ,
auci,ori-.

bus Alexsindro Polito ù Ubaldo Mi^
gno.



430 Giokn. de’ Letterati
gnomo, fcbolarum piarurti cidiiòbili^-

mos & clkrtjfimcts acadè'mieos Crafcmot.

Item £»rraé mmc
primtim latinè verji ab Aléxandro Po-
lito , cttm notìs ejusdem Ù Antonii M.
Salvinii , V. Cl. Jofephus Georglus
jD. D. D. K. C. Jo^amis Ga/ionis , Ma-
gni Prmcipis EtrurU . Plorarti ^ typis

Joftphi Marni , 1 723
.
pagg. 123. len-

za la dedicatoria. II faggio àPufta-
%io è in greco e in latino.

Sin delfanno 1721. ufcì dalla ftam-
peria del fuddetto Manni in 1 2. l’in-

frafcritta operetta poftuma del Car-
dinale Giovamhatijla de Luca , Hata
fino allora inedita , e intitolata La
pietà mal regolata o ignorante . Lo ftam-
paiore ne fa la dedica al Sig. Cava-
liere Andrea da Venezzano ; e fenza
quella dedica , e lènza la prefazione

che le viene appreflb , il libro è di ;

pagg. 43.

Lo fteflo Manni ci dà una nuova '

d fuor di modo defiderata raccolta

di Lettere del famolb Prancefco Redi ^ i

Quelle, oltre alfelTere in gran nume-
ro, avuteli da varj luoghi, fonoan- '

che fcelte; di modo che, lafciate inij

dietro quelle di minore rilievo , non
:

fi fono llampate fe non quelle in cui ij

qualche importante materia vi fi trat- i

ta

.
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1

fa . Alcune di quelle appartengono al-

la medicina > alcune alla filolbfia
; al-

, tre a cofe di lingua ,
Ipecialmente con

. l’occafione di far la nuova edizione

.1 e delle giunte al Vocabolario della

;:Crurca; altre a cofe di critica intor-

. no a’cómponimenti , p propri del Re-
di o de’fuoi amici. In altre dierudi-

, zion greche facre o profane fi ragio-

la
;

in altre fi trovano gli elogi d’

ilcuni uomini illuftri del paflato fe-

:olo e del noftro prelènte . Alcune
incora fcritte fono in iftile giocofo e
3Ìacevole,_ Tutte alla fine, fe non al-

io , fervir poffono di perfetto mo-
lello a chi apprender voglia il vero e

mturale Itile che aver debbon le let-

tere , e che s*adatti a quelli noftri

tempi . Efce quell’opera d’ una tale

grandezza in 4. che tuttavia agguaglia
la grandezza de’ tre tomi dello llef-

fo autore
,

imprelfi in Venezia per
GiovangabbrielìoHertz nel 1712. in 8.

E però altresì cleono la maggior par-
ie , col titolo di Opere ài Francelco
Redi, gentiluomo Aretino, tomo quarto.

Contuttociò alcuni pochi efemplarì
portano il femplice titolo di Lettere di
Francefeo Redi , per coloro che non
hanno raccompagnatura dell’ altre o-

pere . Lo ftampatore fa la dedica di

que-
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quello volume al Sig. Antonio Val^
lifneri; e di ciò ne rende la ragione;

petocchè non aà altri doveanjì offerire le

Lettere ^di un ^/an filojofo fperimentak ,

di un gran medico^ e di un gran lettera-

to , che ad un letterato grande , e nelle

fieffe fcien%e^ e ne' medefmi Jludjfamo-

fo \ ec.

Il Sig. Dottore Vaolo Mediki , facer-

dote e lettor pubblico Fiorentino , au-
tentica la fincerità della fua conver-
lìone dallebraifmo co’ due infrafcrit-

ti piilTimi libretti , ftampati amendue
ranno 1721, jn quella città . L’uno
è intitolato ; Efercir.) fpirituali per gli

ecclefiajlici , cavati dalla Scrittura e da*

fanti Padri

.

Dell’altro quello è il titolo : Dialo-

go [acro [opra l'Efodo.

DI FORLÌ.
Il Sig. Cavaliere Giorgio Marehefi ^

meritamente da quello pubblico è

flato prefcelto per raccogliere e fcri-

ver le memorie della noftra città di

Foriì: ed egli, per non defraudare 1
’

efpettazione comune , s’è già accinto

all’imprefa ; ed ha per le mani lai

grand’ opera , come in due parti dai

le divifa . La prima parte conterrà!

il racconto delle colè memorabili ,

non fol della fua patria, ma di tuttai
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la, Gallìa rogata , deferivendone pri-

mieramente le fue doti e i fuoi con-

fini . Qui fi vedrà ,
quali furono i fuoi

primi abitanti -, quali dipoi a quelli

fuccefl'ero : da chi fu di temf)o in tem-

po fignoreggiata : quali vicende di

guerre e di tempi ella foHenne ; e qua-
li di ogni fua città furon le origini ,

e le colè piu ragguardevoli . Ma tut-

te quefte cofe faran trattate in com-
pendio :

perchè dipoi egli difeenderà

alle cofe piu particolari della fua pa-
tria , dividendo quella parte in tre

libri . II primo abbraccerà le vite dì
que’ cittadini che per fegnalate virtii

e per miracoli fi fono meritati i tito-

li di Beati e di Venerabili; eappref-
fo verranno le vite di Pafquale fom-
mo Pontefice, de’ Cardinali , de’ Ve-
feovi , e de’ Prelati . Nel fecondo li-

bro fi darà fiftoria letteraria
;
prima

in genere ciò che s’ appartiene alle

lettere e buone arti , indi ciò che par-

ticolarmente agli uomini per lettera-

I tura infigni . Nel terzo fi efporranno
‘ le notizie di altri cittadini che nelle

arti di guerra e di pace piu fi fono

I

lègnalati ; e in ultimo luogo l’origine

e i pregi delle fue nobili famiglie .

Intanto però che il Sig. Cav. Nlarcbefi

•va faticando intorno al fuo nobilla-

Tomo XXXV. T voro

,
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voro , ha divifato mandarne innanzi,

come un faggio e una picciola idea

del medefimo , l’operetta infrafcrit-

ta , da fe intitolata a’Sigg. Conlèrva-
tori , Configlieri , e Senato di Forlì :

Equitis Georgii Marchefii compendium
hifloricum celeherrìm& civitatis Foroliviì.

Forolivii exatdebat Alexander de Fa-
hris ^ 1722. in S.pagg. 45.E qui non
è da tacere

,
qualmente il Sig. Cava-

lier Giorgio è figliuolo del Cavalier
Sigifmondo Marchefi , famofb per lo

Supplemento ijlorico dell’ antica città di

Forlì ) impreflb in quella città in fo-

glio, l’anno 1678. Sicché può fem-
brare che per ragion ereditaria fi do»
vcffe l’impiego onorevole di fcriver

le cofe memorabili della patria , a
chi del chiarilfimo padre lègue lo-

devolmente le velligie

.

DI GENOVA.
Di ciò che fi efponé al pubblico,

ij

deefi riguardare , non la mole , ma
la bontà; e così vuol mifurarfi quello

libretto: Ea contemplardome ^ poemafa-'
ero dì Giovambatifta Merea , fra glii\

Arcadi di R.oma Tendafeo, con gli ar-

gomenti delRev. D. Gìannagollino Pol-

linari, fra gli Arcadi predetti Ovtììdo

.

Al Serenifs. Benedetto Viale, Doge deli

la Serenifs. Repubblica di Genova . Imi
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Genova > per Gto. Batifla Cafamara

,

1 7 18. in 8. pagg. 108. Molte cofe fpet-

tanti a quello poemetto , dal poeta
nella prefazione s’efpongono : dagli ar-

gomenti apparifce l’ invenzione e l’ i-

dea del medefimo , eh’ è tutto indi-

ritto a celebrar le Iodi della Beata
Vergine concetta. AI poema fi pre-

mette un fonetto del medefimo ati-

tore
,
per la coronazione del Serenifs.

Viale , a cui anche fi confacra Io ftef-

fo poema

.

D I L U C C A

.

Segue il Sig. Merea a produrre no-

bili parti del fuo ingegno . Di nuovo
fuo poema noi qui diamo il titolo ;

Ademaro , ovvero Corfica liberata , poe-

ma eroico di Giambatilla Merea , fra
gli Arcadi Tendafeo Doliano

,
con gli

argomenti di Giannagoftino PoIIinari,

f-a i predetti Ortildo Egiratico . AW
Eccelleìitifs. Sig. Marchefe D. Stefano

Mari , Cavaliere deW infigne ordine del

Tofon d'oro ,
Tenente generale di S. M.

Cattolica , ec. In Lucca , per Salvatore

e Giandom. Marefcandoli *7 23. in 4.

Fra’ degni fcrittori de’noftri tem-
pi , nella materia si controverfa del-

le acque ,
non fi merita rultimo luo-

go l’autore, 4^11 infraferitto libretto :

Il paragone de' canali : confidera%ione ne-

T a cefsa-
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tèfsaria per ben regolare gli[coli delle cam-

pagne ^ dz Tomaio Narducci, Patri%io

Lticchefe . In Lucca , per Leonardo Ven-

turini -, 1723. in 12. pagg. 120. con
tre tavole di figure in rame. L’auto-
re, nella prefazione , efpone ì moti,
vi che rinduflero a comporre quefio

trattato , e gli ftimoli ch’ebbe dal Pa-
dre Abate D. Silvio Grandi , già fuo

maeftro, per pubblicarlo; e nel fine

vi mette tre propofizioni , chepoflbn
dirfi un riftretto e idea del medefimo

,

trattato : e fono : i . Per cavare da un
\

lago ma dataporzione d'acquaperun canale

orizzoìitale , la brevità della linea non è

per fe Jleffa di alcun giovamento . 2 Ne*
cattali , variamente inclinati , il piu de-

|

dive farà fempre il meglio , per lo [colo

d’una campagtia
,
benché ptii lungo degli

nitri. 3, La linea piu corta ^ trattandofi

di [coli f è la più utile in quei canali in-

clinati , che partendofi da una medefima
orizzontale

,
terminam ad un altra oriz-

zontale , come ad un lago 0 palude , A
carte 108. s’è aggiunta una Lettera

del Padre Abate D. Guido Grandi al-

r autore , dove approva la fua ope-
ra, evi aggiunge qualche olTervaz io,

ne del fuo.
I

Aj Pz-ditt AntonioLommafi fugget- !

to rinnomato della Congregazione del-

la '
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la Madre di Dio , fiam tenuti dell’

imprelTìone fatta del prefente compo-

(
niniénto d’altro illuflre fuggettodel-

' la ftefla Congregazione , e fuo gran-

de amico . Orazione funebre del Padre

! Sebaftiano Pauli , della Co7igrega%tone

della Madre di Dio , Iflorico di S. iW.

{Cef. Cat. nelle pubbliche efequie deltlllu-

ftrifs. e Rfiverendijs . Monf. Martino Gi~

gli
, già Decaiio deltbifigne colleg. di fan

Michele . Dedicata all'Illuflrifs. eK.eve-

rendifs. Monf. Pompeo Orfucci j
della me-^

defima collegiata nuovo Decano . In Luc-
ca , per Dom. Ciuffetti , 1723. in 4.

pagg. i 5 . Vi precede la dedica del Pa-
dre T'c?nj«rt/^,e un fuo avvifo al lettore

DI MILANO.
Fattofi fpaccio totale della prima:

e feconda edizion milanefe delle Pre-

diche del famofo Cardinale qui
dagli eredi Bellagatta fè n’èintrapre-
fa una terza.

E in quello mezzo s’ è pubblicata
nel 1722. in 12. di pagg. 246. dal
Brenna

, una nuova edizione d’ altro

libro dal medefimo autore , altra vol-

ta impreflb in Roma , con rapprefld

titolo ; L'età del! uomo alle mifure del

tempo e dell'eternità , confderata dal Padre
Francefeo Maria Cafini, d’Arezzo, Cap-
pHccino , oggi Cardinale di fanta Prifea

.

T 3 Di
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Di alcuni altri libri qui ftampati

a iftruzion dello fpirito , non dobbiam
lafciar di fare una breve ricordanza

,

Vita deirapojlolicopredicatore , il P. Mac-
ero Giovanni d’ Avita , faceràote fecola-

re j con alcuni Elogj delle virtù e vite di

tdcuni fuoi principali difcepoli ; ferina irt

fpagnuolo-^ dedicata alle chiefe metropoli-

tane e cattedrali de" regni di Cafliglia e

Leone dal Licenziato Luigi Mugnos L
anno 1655. e portata in italiano da un:

Padre della Compagnia di Gesù . In M.i~

lana , per Francefeo Agnelli j 1

7

22. m
8. pagg. 433. fenza la protefta dell*

autore , e Tindice de’ capi

.

Già qualche anno , fenza nome di
luogo o di ftampatore , era qui Hata
impreffa in forma duodecima , la Vi-

ta del B. Giovanni Nepomneeno , Cajio-

nico della chiefa rnetrapolitana di Praga y,

cavata dagli Atti de’ Santi di Giovaìint

Bollando alti XVL di maggio . Di que*
Ha vita intendiamo eflere flato auto-

re il Sig. Giufepie-antonio Saffi , piu
volte da noi mentovato e commen-
data . Anche anteriormente dalle

Itampe di Roma, e poi nel 1721. da
quelle di Milano, del regio camera-
le imprelTore Giuppe-richino Malate-
fla , comparve in pubblico un com-
pendio della medefima vita, conque-
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fio titolo; Breve rijlretto della vita del

glorìofo martire , B. Giovanni Nei^muce^

710 >
raccolta da documenti prodotti nella

caufa della fua canonizzazione
, e data

in luce dal M, Jl, P. Maejlro Fr. Do-
menico Ponfi ,

deirordine dePredicatorL

S'è recata a fine
, per Giufeppe-

pandolfo Malatefta la llampa delle

opere dì Monf di Barzia e Zambra-
72a , traslatate dal defunto Padre Pan-

ceri ^ con la pubblicazione degfinfra-

ferirti libri, tutti al folito in 4. Sve-

gliarino crijtìano , Mariale , di varj dif-

corfi di Maria fantiffima nojtra Signoray

bielle fue fejlìvitày per eccitare ne^fedeli

la divozAone , amore , ed imitazione del-

la Pjegina degli Angeli e degli uomini •

1719. pagg! 4^4.

Svegliarino crijlianOy Santuario , di va-

rj àifcorfi de Santi nelle loro fefiività ,

per eccitare nefedeli la divozione ed imi-

tazione delle loro virtù • 1722. pagg.

519. Lo ftampatore rintitola al Padre
Carlo Cornaccioli , Maeftro generale

dellordine Carmelitano

.

Compendio delli tre tomi dello Sve-

gliarino crifliano ^ ec. 1722. pagg. 473*
(a). La dedicatoria è dello ftampa-

T 4 tore

( a
)
Tutto U corpo delio Svegliarino cri^

filano è flato riftampato afsai pulitamea"



440 Giorns. de’ Letter.at-1

tore al Sig. D. Pirro Vifconte , Gran-'
rìe di Spagna , Configliere di ftato

di S. M. C. C. e Gran-cancelliere
dello flato di Milano. Oltre alle pa-
gine (opra riferite , e oltre alle de-
dicatorie, ogni volarne ha il fuo in-*

dice de’difcorli.

Dalla medefìma ftamperia fonoa-
fciti gli appreflb libri, tutti fatiche

di Padri della Congregazione di fan

Paolo
, volgarmente detti Barnabiti.

Un trattato de Cenfnris ecclefic(ìkis ,

1722. in 2. voli, infogl. opera poftu-

ma del P. D. Gregorio Rjofignoli.

Ordo amoris , feu tbeelogìa ethico-tbeo-

fica , ex maximo &primo dile£kionìs man-‘

dato , 7ìova metbodo dìfpoflta , auBore D.
Raymundo Recrofio , Vercellenfi . To-*

musprimus^ continens traFìatus de legìhusy

degratia^depeccatis,appe7idicem de aHibtis-

humaiiis , de facramentis m ge7iere & m
particulari

,
de fide , fpe , & cbaritcte .

Ad Emineiitifis. & Keverendifis. Trbici-

pem D. Gihertum Borron:£um
, S. Jl. £.

Cardinalem-^ Patriarcbam A77fiocb€7ìum,

Epifcoputn Novarievfem , Comitem Ji.i-

pari£ , S.Julii , Gaiidiani , Ó'r. 1 7 1

9

. in

fogl. pagg. 537 .

Ordo

te in 4 in Venezia per Giovanni Mala-
ehino

,
gli anni 4720* e hgg* e ora vi

fta fotto i torchi il fuo Ccmpefidio .
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Orda amorìs , ec. Tomus pojiremus ,

xontirxns traSiatiis de Deo wio & trinoy

de Angelis , de Incarnatione , de jujìitia.

& jure
y & de beatitudhie . Ordinavit

in me charitatem. Cant. 2.v. 4. 1722.

in fogl. pagg. 400. In oltre v’ è la fo-

praddetta dedicatoria e l’indice

.

Speculum afcetìcum , facra monita ad
vifam pie ìv/lituejidam , brevìoris viefin-

diofis compendiarìis tabulis exhibcìis per

otiim Tcligiofum D. Joannis Francifci

Marinoni. 1719. in 12. pagg. 253. fen-

za le prefazioni e gl’indici.

Lo fpirito di s. Paolo , ovvero lipen»

fieri di queflo grande Appofiolo /opra la

vita crifimia , per tutti i giorni del me-

fe 'y del P. D. Remigio di Montemef-
lier , Sacerdote della Congrega%ione de*

Chetici regolari di s. Paolo y detti Bar-
nabiti y e dal P. D. Alfonfo Croce ,

Sacerdote della medefima Congregazioney

tradotto dal francefe in italiano. 1722.
in 12. pagg. 124. fenza la prefazione.

Quella è terza edizione , indicio del

pregio di quell’ opera

.

Stanno per ufcire ì tomi terzo e
quarto dell’inlìgne raccolta degli Scrit-

tori delle cofe XItalia . Balli, che per
ora fe ne pubblichi il folo catalogo;
ed è quello ftefib

, che in un foglio

volante , fi è (parlò fra gli eruditi .

T 5 Aque-
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A quella catalogo il Sig. Filippo Ar~
gelati premette un breve avvilo aTet-

tori , dove , fra Faltre colè , dà qual-
che notizia delle opere, nelfuno el'

altro tomo comprefe . E quelle no--

tizie faran materia di particolare

articolane! tomofulTeguente del Gior-
nale.

ELENCHUS TOMI TERTII.
Anaftafii Bibìiothecarit Vita; Romano-

rum Pontificum 5 a B Petro Apoftolo ad
Nicolaum I. cimi antiqui dimo codice ^ Òc

tribos aliis exemplaribiis bibliothecse^ Anr-
brofianse nunc primurrr collatcc

; cum vitis

Hadriani II. & Stephani Vf. a Guiìhlwa-

Bthììothecario confcriptis. Adjcfts flint et-

mani vita; Joannis ViiR Marini & Pladriani

III. ex fupradi£lis tribus mfs. necnon va-

riantibus le£ìionibiis ^ atque fpecmwne cba-

ra£Ieruni codicis vetuftioris
. Quibus prae-

ponitur Emmanueìis a Schele/ìrate
^ de aa-

tiquis Roin.. Pontificum cataiogis drc. dif*

iertatio j Jo. Ciampini y examen libri Poh.

tificalis y Francifci Bianchini y in vitas Pon-
tificum Romanorum Anafiafiì Biblioch.

prsefatio*

Poft ArJaflaSum vero additai flint Vitar

nonniillorum Pontificum Romanorum , a
Kicoìao Aragonia y S. R. E. Cardinali y

cQufcriptse
;

nunc primum edita; ex tri-

bus mfs. codicibus bibliothecarum Ambro-
fianas, Efteafìs ) àc Rev. Capituli Metro-
poi. Mediolanenfis: quibus loco fuo infer-

tas funt alise' vicse Summ. Pontid*. Romm*
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ex variis aucloribiis excerpcac ,

ordine fe-

quenti

.

Leonis IX. ex mf. fupradi^li Card. Ara^

genia . Ejurdem Pontificis vita > auclore

Wiherto Aeqanli , cuni notis & obfervatio-

iiibus Jo, Mabilonìiy ord. s. Benedici.
Stephani IX. ex mf. Aragonta

.

Nicolai IL ex eod. mf.

Alexandri II. ex eod. mf.

Gregorii VII. «u£lore Pandulpho Ptfa^o^

^ex duobus mfs. bibliothecsc Anibrofians.

Ejufdeni Pont, ex mf. Card. Aragonia .

Ejufd. Pont, auftore Paulo Berariedenfi ,

fubaequali , cum notis & obfervationibus

Jo, Mabiìoniì , ord. s. Benediéli

.

Vi£loris III. ex mf. Pandulpbì Pifani .

Ejufdem Pont, ex mf. Bernardi Guidonis^

nunc prinuim ex bibliotheca Ambrofiana
evulgato •

Urbani IL ex mf. Panduìpbì Pifani .

Ejufd. Pont, ex mf. Bernardi Guidonis

.

PaCcbalis II. ex mf. Panduìpbi Pifani .

Ejufd. Pont, ex mf. Card. Aragonia

.

Gelafii IL ex mf. Partdulpbi Pifani ^

cum comnientariis integris Conftantini Ca^

jetani ^ ord. s. Benedici. Ejufd. Pont, ex

mf. Card. Aragonia

,

Califti IL ex mf. Panduìpbi Pifani . Ejufd.

Pont, ex mf. CsLvd. Aragonia , Ejufd. Pont*

ex mf. Bernardi Guidonis

,

Honorii IL ex mf. Pand, Pifani . Ejufd.

Pont, ex mf. Card. Aragonia^ Ejufd. Pont,

ex mf. Bernardi Guidonìs .

Afnulpbi Sagienfis Archidiaconi 9 poftea

T 6 Epì^
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F^pilcopi Segovienfis > de fchifinate orto poft

Honorii II* Papa: deceiTum .

Innocenti! if. ex mf. Bernardi G itidonis

.

Eju fd. Pont, ex nif. Pani, ^ija^i . Ejttfd.

Font, ex inf. Card, Aragenia .

Cceleftini II. ex nif. Berti. Guidanh .

Ejufd. Pont, ex mf. Pand. Pifani , Ejufd.

Pont, ex mf- Card, AragorAte *

Luci! II. ex mf. Bern. Guidonif • Ejnfcf.

Pont, ex mf. Pand. Pifani * E)ufd. Pont,
ex mf. Card. Aragenia .

Eugenii III. ex» mf Ber.Guidonis . Ejufd.

Pont. ex mf Pand. Pifani . Ejufd. Pont, ex
nif. Card. Aragoni^e .

Anaflafii IV. ex mf. Bern. Guidonìs .

Ejufd. Pont, ex mf Pand. Pifani. Ejufd.

Pont, ex mf Card. Aragonìee

.

Hadriani IV. ex mf Bern. Guidoni^ .

Ejufd. Pont, ex mf. Pand. Pifani . Ejufl.

Font, ex mf Card. Aragord^ *

Alexandri HI, ex mf. Bern. Guidoni

f

.

Ejufd. Pont, ex mf Pand. Pifani. Ejuld»

Pont, ex mf Card. Aragcnia

Ludi III. ex mf. Bern, Guidoni/. Ejufd.

Pont, ex aitero anonymo mf.

Urbani 111. ex mf. Bern. Guidoni/ . Ejufd.

Pont, ex altero anonymo mf.

Gregorii Vili, ex mf Bem. Guidoni/ «

Ejufd. Pont, ex altero anonymo mf
Clementis III. ex mf. Bern. Guidoni/ .

Ejufd. Pont, ex altero anonymo mf.

Cgeleftini III. ex mf. Bern. Guidoni/ «

Ejufd. Pont, ex altero anonymo mf
Jnnocentii III. ex.v mf. Bern. cuid&nh .

Ejufd.
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Ejufd. Pont, ex Stepbano Baitilo .

Honorìi III. ex niL Bern. GunioritJ ,

Ejufdem Font, ex altero anonymo mf.

Gregorii IX. ex mù Bern, Guìdoràs .

E jufd. Pont, ex altero anonymo mf. EjailL

Pont, ex rpf. Card. Aragonia,
Coeledini IV. ex mf. Borri, Quid. Ejufd,

Pont ex altero anonymo mf.

Innocenrii IV. ex mf. Betn, Guidonis .

Sjufd. Pont, fcripta a Fr. Ni( ciao de Qur-
hio y oxà. Min. poumodum Epifcopo Afifi-

natenfr-j ex Balu^io * Ejufd, Pont, ex aite-

IO anonymo mf
Alexandri IV. ex mf Bern, Guidonis ^

Ejufd. Pont, ex altero anonymo nif

Urbani IV. ex mf Bern. Cuidonis , Ejufd..

Pont, ex altero anonymo mf
Clementis IV.^ ex mf Bern* Guidoni

s

.

Ejufd. Pont, ex altero anonymo mf
Gregorii X. exmf Berti. Guidonis , Ejufd.

Pont, ex altero anonymo mf Ejufd. Ponr^
ab antiquiffimo anonymo auftore fcripta $

& a Petto Mafia Qampo in Hift. Placenta

relata»

Innocentii V. ex mf Ber^J. Guidonis .

Ejufd. Pont, ex altero anonymo mf
Hadriani V. ex mf Bern. Guidonis . Ejufd.

Pont, ex altero anonymo n>f

Joannis XXXf. ex mf Bern^, Guidonis ,

Ejufd. Pont, ex altero anonymo mf
Nicolai III, ex mf. Bern, Guidonis • Ejufdv

Pont, ex altero anonymo mf
Martini ! V. ex mf Bern, Outdonìj . Ejufd».

Pont, ex altero anonymo mf
Honcu
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Honorii 1 V. ex nif. Berr». Outdonis . Ejiifd.

Pont, ex altero anonymo nif.

Nicolai Vd Bern, Guidoni

s

. fjiifd,

Pont, ex altero anonymo mf.

Coelcftini V. Opus metricum JacohìQaf

^

dirtalis /. Georoii ad velum-aureum ^ cojb -

vi , & in papacu familiaris ^ ex diiobus codi-

cibus in fs. cani notis Danielis ya^ebrochii •

Ejufd. Pont, ex mf. Bern. Guidonìs.

Bonifacii VHI. ex mf. Bern, Guidonis.

Benedici XI. ex mf. Bern, Guido nis

.

Ciementis V. ex mf. Bern. Guidonis.

Joannis XXII. ex mf. Bern Gu idonis *

Nomina Pontiff. Romm. quorum vJtx in

hoc tomo continentur, ordine alphabetico

difooiìta

.

ELENCHUS TOMI IV.

Arnuìphi
, Mediolanenfis hiftoriographi ^

Rerum fui temporis libri V. olim a CI.

Godefrido Guilielmo Leibnitio editi : mine
vero ad fidem antiqiiillimi codicis Eftenfisj

de duorum bibliothec» nietropolitans Me-
diolanenfisj cafligati, adjeQifque varianti*

bus leflionibus, & hiftoricis atque criticis

notis ) illuftrati
\ cum fpecimine charafte-

rum fupradi£Iorum codicum

.

l^andulphi fenioris ) Mediolanenfis hi-

floriae libri IV. mine primum editi ex
mfs. codicibus ecclefiae metropolitanse Me-
diolanenfis . Horaùus Blancus y Roma-
nus y recenfnit y addito fpecimine chara*

fteris

.

Joannis Petri Puricelli difsertatio ;

Utrum Ambrofius clero fuo Mediola-

nenfi
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I

nenlì perniiitiit ) ut virgini nubere leniel

pofset

.

Cattiìogus vetus Arehiepìfeoporum Medic-^

hinenfitim ex mf. codice biWiothecs me tropo*-

litanie .

Chrontea duo hrevia ^egum Italice
, ex

mfs. codicitrus Anibrofiana.' bibliothecie a.

hudomeo Antonio Muratorio vulgata .

ebronica (acri monaflerti Qajìnenfis ^ au*
flore Leone Cardinali Epifeepo Oflienfi ^
continuatore Petto Diacono , ejufdem cce-

nobii monachis . Ex mfs. codicibiis Cafi-

nenfibiis E>. Angelus de Nuce , Neapolita-

nus 5 Abbas Cafoi centefimuArigerinnirse-

xtus )
notis illudrata

^
typis- Parifiennbus^

vulgavit. Praeniittitur in vitam fanciillimi

Patriarchi Benedigli fpicilegiuni . Nunc ve.*

ro fuis locis additi £int difsertationes 6c

noti
) qui in prasfata edicioae fuerant o-

mifsi y ac pofteriores hafìenus ÌD#di.-

ti, ex autographo Cafinenfi ipfius Anae^
U de Kuce

.

Suppleta etiam eft , & ad

fentem ftatum accomniodata y deferiptio

facri Montis Cafini, cura fpeciramè chara-

fierum .

DI M O D A N A

.

Il Slg.D.Bartolommeo Safarìnty che
in grado dì Vicerettore prefìede al

governo dì quello collegio di Nobili ^

e in tutte le fue azioni vi fa fpiccare

grande zelo , unita a grande pietà e

dottrina
,

per le ftampe del nollra

Solia ni ha pubblkatlalcuni fuoi
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torfi [acri , recitati nella chiefa della

co7igrega%ione di s. Carlo di Mode?ia > in

cccaftone del triduo fatto ivi
, per implo-

rare il divino ajuto nel prefente pericolo

di contagio ,
e dedicati agl’ lllujlrifs. Sigg.

Convittori del collegio de’ Nobili , di

detta ccngre<ia%ione . II libro è in 8.

Pagg. 5j.

La fantilTìma Religione , che noi

profefllamo , è ftata ftabilita da Gri-

llo Signor noflro Ibpra la Carità , co-

me fopra fuo unico fondamento: e

quella è a lei sì propria ed effenziale

,

che per eflada qualunque fetta d’in-

fedeli li fa difcernere . Il principaliffi-

mo e malfimo comandamento , da
Dio a noi dato , e da cui dipende
quanto Ila fcritto nella fuafanta leg-

ge e ne’ libri de’ Profeti , è la Carità

,

inquanto ella è amor di Dio . Altro co-

mandamento a quello viciniflìmo , da-
to a noi dal medefimo Dio, è la Ca-
rità, inquanto ell’è amor del prollì-

mo. Ora quello fecondo divino co-

mandamento s’ è prefo ad efaminare
il noflro Sig. Muratori-^ e animato da
zelo apollolico , l’ha maneggiato con-
forme ì dettami del Vangelo e della

Chiefa, nell’opera infrafcritta : Della
Carità crijliana , inquanto ejfa è amore
del projfmo , trattato morale ^iLodovi-.

co
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coAntonio AIuratorì , Bibliotecario ilei

Sereiiifs. Sig. Duca ài IVlodena &c. Dedi-

cato alla Sacra Cefarea Cattolica Nlaejlà

di CAJi.LO VI. Imperadore de'domani
Rje delle Spag7ie

,
Ungheria , Boemia &c-

In Modena , per l^rtolomeo Soliaìii.) 1723 .

in 4.pagg. 343. fenza le prefazioni , e
le approvazioni dell’opera prefente,
dimoiti infigni teologi, e fenza gfin-

dici de’^capi e delle cofe notabili,

A carte 381. e fegg. fi fono aggiunti

,

per la fbmiglianza dell’argomento,
Tre R.agionamenH del Sig. Abate Carlo
Francesco Badia mtorno alla Carità cri-

/liana , e alla compagnia di queflo nome ,

eretta in Modena , detti da lui nella cat-

tedrale d'efsa città l'anno 1721. A nin-

no può elTere ignoto il nome del Sig.

Abate Badia, dopo eflerfi fatto fenti-

re a predicar con eloquenza e zelo

apoftolico per i pergami piu cofpicui

d’Italia e fuori ancora
; come , con

frutto univerfale dell’ anime , nella

corrente quarefima fi fa afcoltare ,

or la feconda volta , nella nobilif-

fima chiefa di s. Zaccaria in Vene-
zia .

DI N A P O L D
L’opera eruditifllma del Sig. Abate

D. Giacinto Gimma , che fu accennata
nel tomo precedente , pag. 423. or

nell’
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neiranno 1723. per le ftampe del no-

ftro Felice Mofca , s è fatta pubblica ,

col frontifpìzioche fole per ora noi qui

traferiviamo . Idea della ftcria dellIta-

lia letterata , efpofla col!ordine cronologi-

€0 dal fno principio fino alltdtimofecola 5

colla notizia delle ftorieparticolari di cia-

fcheduna feienza , e dellarti nobili : di

molte invenzioni : degli fcrittori più cele-

bri^ e de loro libri : e di alcune memorie

della fìoria civile ed ecclefiaftica : delle

religioni^ delle accademie^ edellecontro-

verfie in varj tempi accadute : e colla di-

fefa dalle cenfure con cui ofcurarla hanno

alcuniJlranieri creduto: divifa in due to-

mi 5 colle tavole de capitoli e delle con-

troverfie neiprimo j de^i autori 0 lodati 0

impugnati
,

e delle cofe notabili nelfecon^

do: Difeorfi di D. Giacinto Gimma

,

Dottore delle leggio Avvocato firaordin.

della città di Napoli^ Vromotor generale

della fcientifica focietà R.oJfanefe deglIn-

curiofi ^ ecc. L’opera è in 4. e in fron-

te porta il chiariflimo nome dell’Ec-

cellentifs. Sig. Cov D. Clelia Grillo-

Borromea, a cui dallautore è Hata
degnamente confacrata , come univer-

fale gloriofiffima protettrice dell’Ita-

liana letteratura . E come la ftefs ope-
ra con ordine cronologico procede,
così il primo tomo, ch’èpagg. 408. è

dal
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dal prwcipio fino al J'ecolo dccimoquarto ,

.

anno 1 400. Il tomo fecondo è dall'anno

\ \Q\ . fecola decimoqntnto fino all'anno

tqil.fecola decimottavo ed nltitno

;

e le

pagg. Ibn 867. oltre alle prefazioni che
precedono il primo tomo , e oltre alle

tavole citate nel frpntifpizio

.

Il Iblofrontifpizio noi qui diamo d’

altra opera già fcritta da altro erudì-

tiflimo autore
, e per piu libri dati in lu-

ce famofiffimo . Dellefendefiacre , libri

dne poftumi del Co. Palatino Domenico
Aulifio , Giureconfnlto , Lettor primario

vefpertino del diritto civile nella J^eal

miverfità Napoletaxa Rfiggio maefiro

d'architettura polemica ,• Jatro-fifico , cro-

nologo , poeta y Ó'c- pubblicati dalfino ere-

de e nipote Nicolò Ferrara-Aulifio : ìie*

quali fi tratta dellefcuolefiacre che furono

fra gli Ebrei , e che fono fra' Crifiiavi

.

in Napoli y prejfo Francefeo Ricciardi y

1723. in 4.

Per lo fteflb imprefibre nello llefs’

anno e nella ftefla forma s’è fatta una
Éefta impreffione de" due libri della

lingua tafcaria di Benedetto Buonmattei y

fu l’edizione ultima di Firenze*, ed è
pa^. 267. fenza i prolegomeni, e 1’

indice de’ capi; e ne fa la dedica al

Sig. Prìncipe di Montefalcone , D-An-
drea Coppola

.

II
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Il P. Girolamo R.enda-R.agi{fa , della.

Compagnia di Gefu , manda alla lu-

ce prefentemente un’opera , che co-
me molto illumina l’iftorìa letteraria

della Sicilia, così è per rendere vie

piu chiaro al mondo il nome del fuo
autore. Il titolo è quello: SiciluBi-
hliotheca recens^ continens elogia Siculo-

rum') qui nojlra vel nojlrorum memoria
literarumfama claruerunt

, ab anno 1500.
ad annum 1700. in Ccìiturias viginti^

atque in apparatum ad reliquas Centurìas

confcribendas diftributa. Ella èdivifain
due tomi in 4. ognun de’ quali abbrac-
cia dieci Centurie ; e oltre all’Appa-

rato per le altre Centurie , le quali

promette l’autore di far fuccedere a
quelle , vi fono piu indici , e fra que-
fri uno topografico.

A quell’opera intanto , il P. Girola-

mo fopraddetto , manda innanzi , co-

me prodromo di quella , e come un
picciol faggio , altro libro , col mede-
fimo titolo, imprelTo Neapoli) ex ty-

pographia Felicis Mofca, 1722. in 4.

pagg. 36. dove contienfi la prefazion

delì’autore alla fua Biblioteca, il fuo

elogio, e. quello del Sig. Girolamo R.en-

da-Aagufa , e quelli altresì d’altri della

fua famiglia
,
prefi da varj luoghi del-

la ftefi'a Biblioteca

,

Nell’
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Nell’anno fteflb e per le medefims

ftampe, e nella ftefla forma , di pagg.

55. abbiamo quell’ altro libro, fimil-

mente del P. Girolamo Renda-Jiaf^u/a :

Singulare juridico -politicum , utrum filii

facrilegi ,
legitimati privilegio Prìncipis ,

confeqtd pofsimt horeditatempaternam ex

te/lametito , aut aliqm ex titulo , aut etiam

ab intejlato

.

Col nome di figliuoli facri-

legi qui s’intendono que’ che fono il-

legittimi, di perfona obbligata per gra-
do facerdotale a voto folenne di ca-

ftità . Dà l’autore alla parte afferma-

tiva il fuo voto , e con valide ragio-

ni, autorità, ed efempli lo conferma

,

Dell’edizione di quelli due libri al Sig.

Girolamo PLenda-Kagufa.) Dottore in la-

era teologia , e Vicario dì Monlìg. di

Siracufa, nipote dell’autore, è tenu-

to il pubblico.
Alle Monache Bafiliane del Reai

Monallero di fin Salvadore in Paler-

mo , è fol rollato
,
per farli difeerne-

re da quelle deU’ordine di lan Bene-
detto, quello femplice dillintivo , di

portare Una crocetta d’argento fu’l

petto; imperocché l’abito dell’une e

ì’altre in oggi è affatto il medefirao.

Parve che da certuni troppo rigidi

cenfori, quell’ufo folfe riprovato : e

però dotta perfora lì è prefa del nie-.
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delìmo forte difefa con l’opera infra- •

fcritta: Apologia i/lorka dell’ufo dellax

crocetta d’argento che portano pendentefull

petto le monache Bafliane del R.eal mo-
nafiero del faittijfimo Salvatore della città,

di Palermo , fcrina e prefentata alle me-

defime /Reverende Madri dal Sig. Elle-

nìo Agricola . Lapidem quem repro-

baverunt sedificantes, hic failus eft

in caput anguli. Pfal. 117. In Napoli y

nella fiamperia di Felice Mofca , 1722.

in 4. pagg. 140. fenza la lettera de-

dicatoria .

Da un amico anonimo furon pro-

pofte tre difficultà al Sig. Paol-mattia

Doriay intorno a quello che eflb ha
fcritto delle linee curve ; Ibno : i . Che
anche i geometri antichi hanno penfa-

to che le curve d’Appollonio hanno
proprietà ferme e collanti, e che fol

defiderarono un modo di poter leme-
defime curve geometricamente defcri-

vere . 2. Che ’l Sig. Boria , fra le cur-

ve , ha impugnata la fola parabola

,

e non l’altre curve geometriche*, onde
n’avviene , che quand’anche avelie

provato che la parabola non abbia le

proprietà fuddette , la fua dimollra-

zione non è generale per tutte le cur-

ve. 5. Che feli volelTedire, chetut-

ftg le curve nate dalle fezioni de’ cor-

pi
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1

pi non hanno proprietà , biPjgncreb-
' -be ancor dire , che i libri XI. e XII.
d’Euclide non fono ben dimoflrati;

perchè in quelli egli confiderà i cor-

pi, come fe fufler fecali ;
mentre con-

fiderà i piani di quelli e le linee che
fi fuppongono efiere dentro de’ corpi.

Egli a’fopraddetti quefiti ha date le

convenienti ri/pofte , che nella fèguen-
te fcrittura dipoi efpofè al pubblico .*

Con/ldera%ionidi Paolo-Mattia Doria in~

torno alla natura ed ejfenza delle dimo~

(IrarAoni generali geometriche e di quella

che fono particolari ; ed mtorno alla na-

tura della cofiru7,lone geometrica e mec-

canica : fatte a fine di rifpondere ad al-

cune difficoltà diuno anonimo . Quella
fcrittura è in 4. di pagg. 28. con una
tavola in rame •, ed è ftampata in que-
lla città, quell’anno 1725. contutto-
ché nè il luogo , nè Io flampatore

,

nè l’anno vi s’efprima.

Sono gli fcacchi un giuoco trovato

per dar efercizio all’ ingegno , (opra
del quale , da piu valentuomini , e iti

profa e in verfo, piu d’un trattata

erudito è flato compoflo, fondando
anche fòvra lo fleflb giuoco morali e

politici ammaeflramenti . Ultima-
mente è comparfo l’apprefso libro , il

cui autore anche v’ha interzati vari

COPI-
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componimenti poetici: Il giuoco degli

'•

fcacchì , del Dottor Alefiandro Salvio

,

divifo in IV. libri ,
ed in qne/la ri/lam-

pa accrefcinto di alcnnigwochi dellofiejjo .

autore , non ancora dati alla luce : coll
, |

aggiunta in fine di un modo facile , per

intendere il giuoco degli[cacchi , compofto

da un incognito , per i novi%j delgiuoco ,*

e colfaggiunta fatta da un altro incognito

per accomodare l'efercito fcacchefco . In i

Napoli
, nellaftamperia di Felice Mofca ,

*723. in 4. pagg. 158. fenza le prefa-

zioni e l’indice.
1

Ma perchè agli fcacchi fin ora due
foli , fu uno fteflb tavoliere , in un 1

tempo fono fiati folitiefercitarfr, pe-

rò c’ è prefentemente chi ha trovato

maniera che fi giuochi fra tre perfo-

ne
,
e ne dà le regole nell’appreflb li-

bretto : Il giuoco degli fcacchi fra tre ,

inveìvhione di D. Filippo Marinelli

,

Capitan - ingegniere di S. M. C. C. in

queflo regno di Napoli , e dal medefmo
confegrato al Serenifs. Principe Eugenio >

di Savoja . In Napoli , nella ftamperia

di Felice Mofca., 1722.108. pagg. 18.

fenza le prefazioni , e la figura in ra-

me dello fcacchiere per quefto nuovo >

giuoco

.

S’è qui fatta una nuova edizione

,

ed è la feconda Napoletana , della

Me-
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Merope del Sig. March. Mafei con
ìa prefazione e annotazioni del Pa-
dre PauU , adatto fimile a quella de!

1719. riferita nella parte II. del to-

mo XXXIII. del Giornale , a carte

Parrini il Padre Giufeppe-antonia

Vetrigìiani , della Compagnia di Gefu ,

l’anno 1719. ha date a imprimere le

Vite talami nobili convittori , flati e

morti nel feminario romano , fegnalati in

bontà j colla nota alcuni qualificatiper-

fonaggi , flati nel medeflmo , e con l’ag~

giunta del ritiro d'un di del mefe . So-

no due tometti in 12. de’ quali,

non comprefe le prefazioni , e gl’in-

dici, il primo ha pagg. 268. e 208,.

il fecondo

.

Per le morti di due chiarirmi per-

fonaggi , dentro lo fpazio di pochi
giorni, avvenute l’una dopo l’altra,

effendo fiata in duolo quella noflta

città
,

il Padre foprallodato Pauli ,

ne’ lor pubblici funerali, ne ha ce-

lebrate le lodi , con orazioni dali’uni-

verfale molto piaudite . L’una è que-
lla : Pro Illuflrifs. ac R.evereudifs . D.
Alexandrò Vicentino

, Arebiepifeopo '.Vhej-

falonicenfl , ac in Neapolitano regno Nun--

do apoflolico , laudatio fìmebris ,
hahita

Heapoli , in ade D. Dominici majorir ,

Tomo XXXV, V die
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die IX. Augujli a Sebaftiano Paul! »

Cc7igr. Matris Dei. La ftampa è di

Francefco Ricciardi, in 4. pagg. 23.

e in oltre vi è la Relazione de’ fud-

detti funerali.

In altro libretto, flampato fimil-

mente in 4. per lo Mofca , il quale
porta il titolo che fegue, fi ha l’al-

tra orazione. Funerali per tlllujlrifs.

Sig. D.Giovarma Vignatelli d’Aragona y i

Ducheffa di Moìiteleone e T'erranuova:
!

coll’orazione detta da Sebaftiano Fatili ,
!

della Congregazioìie della Madre di Dioy
,

Jftorico di S. M.C.C. nella chiefadella
;

Solitaria y
nella città di Napoli y cC XXII, '

di luglio
y l’anno MDCCXXIII. L’ora-

aione è pagg. 39. oltre alla Relazio- 1

ne , ch’è dello fteffo autore , che an-

cl.e ue fe la dedicatoria all’Eminentifs.

noftro Arcivcfcovo Pignatelli , cogna-
to della defunta. L’iftrizioniche per
entro la Relazione lì leggono

, fono
lavoro del Sig. Matteo Egizio .

Il Sig. D. Michele d’Amato , facer-

dote Napoletano, da noi commemo-
rato nel tomo precedente , a carte 451.
ha data al pubblico altra affai eru-

dita Differtazione ijiorico-fijtologico-

morale , con quefto titolo ; De pifcmm\
atqne avium efus confuetudine apud quojà.

dam Chrìfiì fideles in «ntepafchali jeju-

nio y
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vio , cfmm memorai Socrates libro V. fujt

hiJtorÌ£ ecclef. cap. 22.

In tanto qui
,
per Jacopo Raillard

lì lavora in quattro grofll volumi in

4. che Hanno anche per ufeire alla

pubblica luce , intorno d^XQpere tutte

del celebratiflimo poeta e iltorico dì

quello regno
, il P. Nicolo - parteìth

Giaimettafi(^ , della Compagnia di Ge-
sù , trattane però i tre tomi della fua
Illoria Napoletana, ftampata in que-
lla cittàperk>~Muzio, fin l’anno 1713-
della qual Illorìa e dell’ autor fuo ,

veggafi ciò che fi dice nel tomo XII.

del Giornale, a carte' 422. Perfona
dotta della medefima Compagnia , e
amico intrinfeco dèH’illullre defunto,
afllfle all’edizione ,

ed ha illullrato dì

note il poema contenuto nel terzo

tomo

.

Nel primo tomo contengonfi :

Naumacbica ^feu de bello navali libri V.

Bellica
,

in 'XV, libros dijlrìbuta

.

Nel fecondo :

Pifeatoria , Nautica , Halleutìca , in

X. libros àiflributa.

Nel terzo :

Xavtrius , feti Saberiios , carmen

pofihimim

.

Nel quarto , eh’ è miflo dì profe e
di verfi :

V 2 . Annus
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Anmts eruditasi in partes IV,feu/ta-

ta, tempora difiributus . Pars I. Ver Her-
cularmm . Pars IL Aejlates Surrentini.

,

Pars in. Aiitimni Surrentini . Pars IV. '

Hyemes Puteolans : opus pojlhumitm .

Il Sig. Co. Antonio kjarnhcddo di Col-

lalto ,, a cui è dedicata queft’opera ili-

figne, con animo degno di fua gran^

lufcita e di fua grandezza , ha volu-

to che tutta a fue fìiefe lì faccia que-
ll edizione nobile e magnifica . Qiiivi

in piu luoghi copiofamente fi parla

dell’antichifllma famiglia Collalta, e
de’ titoli onorevoli che da piu fecoli

;

Tadornano . Ma il Sig. Conte Antoiiio

Hambaldo , a quelli titoli che gli fono

ereditari , ha laputo aggiugnere altri ij

che fono a fe particolari , e tutti ac-

quifto del fuo merito . Imperocché

,

dopo eflere flato gran tempo Came-
riere della chiave d’oro di S. M. C.C.

per la molta fua prudenza e abilità

ne’ maneggi , è flato promoflb allalca

dignità di Intimo Configliere di flato

.

Oltre a ciò con fa flima della fua eru-

dizione, e con la pulitezza de’ fuoii

componimenti s’è meritato raflbcia-

tnento, a molte delle principali acca-

demie d’Italia; fra le quali bafla ^ert|

ora nominare quella degli Arcadi di

Roma, crv^e ha il nome di Vdafco Cre-
tto^
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e quella della Grufca di Firenze

,

ìve a comuni voti è llato pienamciF

te', benché foreftiere , aggregato. E
/balli fin qui di sì ragguardevole p;r-

fonaggio : del Padre GianncUafio cde’

Tuoi poemi ,
pubblicati che fiano -, il

che feguirà fra poco , fi terrà piu lun-

go ragionamento, in articolo partico-

lare, in alcuno de’ tomi fufiéguentì.

D I P A D O V A,
Dairoflervare l’efito che in termine

di due anni s’è fatto-di tutti gli elèm-
plari che s’erano imprefll nella ftam-
peria di quello feminario ; e dal ve-

dere ultime quell’anno 1723. una
nuova edizione, del libro del Sig. Fcic-

dolati , intitolato Ortografia moderila

Italiana
, ec. può chiaramente argo-

mentare chi che Ila
,
quanto fia il cre-

dito dello llelfo libro
, e di quanto

profitto fiali conofciuto egli eflere

,

dagli lludiofi di nollra favella . In
quella nuova edizione i vocaboli ag-
giunti fono intorno a duemila

,
e le lo-

ro fpofizioni volgari e latine Ibn ri-

toccate ; oltre a ciò gli Avvertimen-
ti gramaticali con nuove utiiilfime of-

fervazioni fi fono migliorari . Il libro,

che ora parimenti è in 4. èpagg. 489.
oltre a pagg. XX. de’ prolegomeni

, e

altre pagg. 52. che dagli avvertimen-

V 3 ti
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tì -gramatiealir e dalle lettere del J?:edi

fon occupate . Del medefimo libro

abbiam data un’àfquanto piu diftm-
ta idea nella parte feconda del tomo
XXXIII. parte II. a carte 472.
Anche nel tomo XV. a carte 457,

con breve ragionamento > e poi con
piu 'difFufo nel tomo appreflb , a car-

te 366. s’è dato . a conofcerie il pregio
in cui dee tenerfi l’orazion di Cz'rercw

m prò di Quinzio „ con note e ofl’er-

vazioni illuHrata dal medefimo let-

terato. Ora , in capo a dieci anni,

efce nuovamente in pubblico la ftefla

,

unitamente con l’altra a favore di Se-
llo Rofcio y che viene ad effere la fe-

«onda delle orazioni tulliane . Serbali

anche l’ordine tenuto nell’edizion pri-

ma dell’orazione a favore diQuinzio

,

nè pine ommettendofi ciò che vi fu

detto in riprovazione di alcune anno-

tazioni che leggonfi nelle Note de' va-

rj e nel Cemento a ufo del Serenìfs^ DeU
fino: e folo toglie via il dotto comen-
tatore , e vi Icancella ciò che a lui

parve che un ardore non moltO' ben ^

regolato fattogli abbia allora ufcir del-

la penna contro i loro chiariffimi au-
tori.. Il libro è pagg. 189. trattonela

lettera dedicatoria aH’Eminentilfimó

Giovanfrancefeo Barbarigo e una
br«-
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breve prefazione, da cui p refe abbia-
I ino alcune cofe che qui fi fon dette

.

(

Il fuo titolo è quello: Jacobi Faccio-

Iati Exerdtationes in M. T. Giceronis

oraticnes IL prò P. dìndio & prò Scx.

Rojcio Amerino. Typis femin&rli pata-

vini ^ apud Joamiem M-anfrè -, 1723. iji

8. gr.

E ’I fuddetto Sig. Facciolati , che
lungo tempo ,

con fua molta lode , e

con molto profitto di quegli alunni,

avea fbflenuto l’ufficio di Prefetto

delle fcuole di quell’ accreditatìffimo

feminario ,
efiendo flato promofso al-

la carica diProfeflbr pubblico di Lo-
gica in quella univerfità , intiao a
tanto chelìvenìffe all’eleziorte di ntio-

vo Prefetto , fu data al Sig. Bajliano

Fra7i%onif maeftro dell’accademia , T
incombenza di riaprirvi le fcuole ,

do-
po le ferie autunnali, con la confueta
orazione ; che effo pubblicamente
avendo recitata , .dipoi diede alle

flampe medefime, e nella flella for-

ma , col titolo che fegue - Oratio prò

folemni Jlndiorum inficuiratioìie , hahita

in feminariopatavino a Sebafliano Fran-
zono , ccadrmi£ pr&ceptore

,
[uh anfpi~

ciis Eryùimitifs. ac R.evere 7idrfs. Jo. Fran*-

cifci Card. Barbadki , Epifcopi Fatavi,

ni , ann-i M. DCC.XXIII. Patavii ec,

V 4 pags-
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pigg. 2g. Provò che ad oratoriam &
pceticam laudem ccnteyidenti Um nimius

tum tiullus pr£ceptorHm ufus efi impe-

dìmaito .

Della grande perizia del P. Dome-
nico Viva , della Compagnia di Gefu ,

nelle fcienze teologiche
,
già il pubbli-

co n’è reftato perfuafo, per l’ufeiia

di tante fue opere
,
che fempre ne ri-

portaron r approvazione wnmerfale-
Da ciò incoraggito il noftro Manfrè

,

ha intraprefa la ftampa, prima d’

alcuni fuoi Opufculi morali

,

e poi del

filo Corfo teclogico-morale

.

Quelli fono
in numero^ di quattro , ftampati del

1725. in 4. e dall’ autore fon confa-

crati all’Eminentifs. Vefcovo Sabinen-

fe, Francefco Card. Pignatelli, Ar-
civefcovo di Llapoli; e fono i. de’

principi delia moralità, ovvero degli

atti umani, inquanto fovra d eli! fta

fondata tutta ia morale teologia; 2^

della cofcienza dubbia e fpeculativa ;

3. de’ benefici ecclefiaftici e della li-

monia; 4. delle ufure.

Anche del fuo Corjo- teologko-moralc

fi è fatta in 4. riinprelfione ,
m que-

ft’anno 1725. Due di quello fono i

tomi, e d’ogni tomo fon quattro le

parti.* La prima parte del tomo pri-

mo è delle leggi
;

la 2, de’ precetti
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del decalogo ;

la 3. della reftituzioiie;

la 4. decontratti. Segue la 5. parte ,

ch’è la prima del lècondo tomo ,
ed

è de’ lagramenti in genere; e in if-

pecie del battefimo, della conferma-
zione, delt’eucariltia , e deirunziou
eftrema; la 6. è del lagramento del •

la penitenza
;

la 7. del matrimonio ;

l’S. delle cenfure. L’autore fa la de-

dicazione al Sig Principe D. Marcan-
tonio Borghefi. Compofe il Padre
Viva tutte quelf’opere , e le fe udire

nelle cotidiane lezioni, nelle fcuole

della fua Compagnia , del collegio

di Napoli, e poi, così pregato , a
iftruzione de’ principianti negli itud;

teologico-morali
,

le mandò da impri-

mere nella ftamperia di quello femi-

nario

.

Nel 1722. fono Hate qui pubblica-

te le Predicòe quarefimali dal dì delle

ceneri fin alla terza fefla dipafqua , de!

P. Pacifico da FeHezzrt,Cappuccino . An-
che quello libro è in 4. ed è paggJ

431. oltre alla prefazione con cui il

facro oratore dedica il fuo quarellma-
l,e alla SantilTima Vergine ; e oltre

agl’indici.
• L’epidemia de’ buoi , che in quelle
parti_ nuovamente infurfe, obbligò i

nollri profelTori a confultar le dotte

Y 5
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Mifcellatiee AìGiovamhatrfia Sitoni

,

ce-
lebre fìlDfofo e medico Milanefe . If

trovare tutta quell’ caperà ripiena d’
erudite olTervazionl e notizie , ne in-

vogliò i mectefimi di queU’operav per
foddisfare a’ quali , eflendo già rara

divenuta, fe n’è fatta nuova edizio-

ne; acuipofcia il Sig. Cc^-o^ aggÌun-
fe la vitadeirautore, prefa dalle No-
tizie de’ medici Miìanefi , fcrittadal

Sig. Bartcrlomrmo Corte ; e una fiia Pre^-

fezione intorno alfa natura della pe-
iìe V da lui recitata il dì 6- di novem-
bre del 1721.. nel riaprir delle fcuole

neU’univerfità di Padova, dove eoa
molta lode foftiene una lettura di

medicina, provando, fecondo i prin-

cipi di molti celebri prcrfèfsori
,
quel-

la eflèr verminofa r e quello Signore

qui la pofe , come un’ Appendice al

Trattato Vili, delle fuddetteMzjltW-

imtee

.

Quello è il titolo del libro , già

piu volte impre0ò di qua e di là da,’

monti: latrofophU mifcellanea ^ ^ve f&~

fkntia medica y ancore Jeanne Baptl-

fla Sitono, Meàiolanenfi t opusprimum
itediets deiìide germanicìs typis impref-

jum: cui accedit Appeniix adtraB.VlII.

Jive de pefiis natura y frsleSlio Caroli

.Francifei Cogroflli ,
publki medicine

Srofejforis y babita m archigpymnafio Pa~
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favino. Patavii-, ec. 172;. in4. pigj;.

361. fenza i prolegomeni egrindìcì

,

e fenza la Prelezione , eh’ è altre

E’ già noto fra’ letterati il nome
del Sig. Antonio Borgamini

,
per le file

poefie ,
che unite a quelle dell’ ami-

co , il Sig. Andrea Marano , fin l’an-

no primo di quello fecolo
,
prodotte

furono alla luce per le ftampe di que-

llo feminario . Ora per le medelìme
llampe , l’anno prelènte , in 8. ci fa

avere un Nuovo metodo per cojlruire le

parti de la lingua latina , ad ufo de gP
Italiim-i. Le pagg. Ibn 338. lènza la

prefazione

.

A carte 476. del tomo precedente
del Giornale s’è data una breve no-

tizia della ricchiflima e pregevol edi-

zione delle cofe volgari del celebre

Sanna%% aro , che i Sigg. Volpi ftavano
allora per mandare alla luce dalle

Polite llampe del loro Cornino. Noi
qui delle medefime

,
già pubblicate

,

daremo , dopo riferito il frontifpizio

,

una alquanto più dilFufa notizia . Le
Opere volgari di m. Jacopo Sanazza-
ro , Cavaliere Napoletano

,
cioè PArca-

dia , alla fua vera lerÀone reftituita

colle annoiahloni del Porcacchi ,
del

Sanfovino
,

e del Maflarengo ;
le Ri-

V 6 me y
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Ke

, arricchite ài motti componimenti ,

tratti da codici mfs. ed imprejp ; e te

Lettere
, nevettamente aggiunte . It tutta

con fomma fatica e diligenza
, dal Dot-

tor Gio. Antonio Volpi, e da Gaeta-
no di lui fratello , riveduto , corretto ,

cd illu/lrato ; come apparifee nella pre-

fazione al lettore. Dedicate altIlluflrifs.
i d Eccellentifs. Sig. Michele Morefni f

Veneto Senatore amplìffmo . In Padova ,

] ceffo Giufeppe Cornino
, 1723. in 4 .

-Dopo la dedicatoria e la prefazione ,

vengono i prolegomeni , che fono*

])agg. LXIV. confi (lenti nella vita

i.teli’àutore , deferitta da Giovambati-

fla Crifpo da Gallipoli, e illuftrata

d’annotazioni da anonimo letterato

Napoletano, e da*^ Sigg. fratelli Volpi p
in alcune onorevoli teftimonianze dì

celebri letterati intorno alla perfo'ìa

e fcritti del medefimo ; o in irn co-

piofo catalogo, e corredato divarie

ofiervazioni , di edizioni dell’Arcadia

e delle fue Rime. Viene l’Arcadia ;

a cui fi fan fuccedere alcune varie le-

zioni, olTervate dagli accurati edito^

ri , nel collazionare l’edizion napole-

tana con altre delle piu accreditate

che dipoi furon fatte ;
ìndi un cata-

logo di fentenze e di proverbi, e un
altro di deferizionì tifate dall’autore :
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e finalmente due vocabolarj con le

voci latine, e altre meno ufi-tate de If

Arcadia , aggiuntavi la loro fpiega-

zione , l’uno del Sanfovino , e l’ altro

degli editori . Dopo di ciò pongonii
le Annotazioni dìTommafo Porcacchi y

di Francefco Sanfovino y e di Giovam-
hatifta Mafsarengo Arcadia ;

con alcune altre degli nitori, fopra

la ftefta , e fopra quelle del PorcaccM
e del Mafarengo . In ultimo luogo vi

ha un rimario o tavola delle rime
fdrucciole , che ’l Sanna%%aro usò nel?

egloghe. All’Arcadia fi fono aggiun-

te le Rime ; e l’ imprefllone fu fatta

fu altra y che forfè fu la prima
, dì

Roma
,

per Antonio Biado , l’anno

1530. in 4. e fi fanno precedere dal-

la lettera con cui dal poeta furono

ìndiritte alla fua Caflandra Marche-
fa ; e da altra del Sanfovino a Madort-
na Zabarella Zabarelki a cui fegue

un Difcorfo o prefazione delmedefi-

mo' Sanfovino fopra le medefime rlme>

che leggefi nell’ edizione da effo pro-

curata neiranno 1561, in Venezia in

1 2. con le Annotazioni o argomenti

delle rime , fatti dallo fteflb SanfovG

710 . Nè in quella edizione i Sigg. Vol-

pi hanno voluto lafciare a dietro que‘

pochi componimenti , che in alcuni

efem-
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efepiplari furono imprefll con titolo

di terza parte , tuttoché da una gran
parte de’ letterati fi ftimi che non fie-

no fattura del noftro limatilfimo poe-
ta. A quefta, come appendice > fi

fono aggiunti alquanti altri compo,
nimeiiti , che in alcuni libri o a ftam-

pa o a manojgiprtano il nome del Sa7i~

na%r.aro , fra’quali tiene il primo luo.

go una Farfa^ che anteriormente fu

inferita nell'edizione di Napoli del

1719. a carte 105. qui però fi ha nel-

la correzione affai migliorata ; e in fe-

condo luogo leggefi queir la

quale nella Raccolta del Corbinelli

porta il nome del SantHizyjaro natio di

Pifioja\ del che veggafi ciò che fi di-

ce nel tomo XXXIV. del Giornale ,

a carte 75. Succede altra appendice
della traduzione latina dell’ egloga
terza dell’Arcadia, fatta da Flammi-
nio Rajo ^ delle Traduzioni d’ alcuni

componimenti latini del noftropoeta

,

prefi dal libro rariffimo , intitolato

Verfi e regole della nuova poefta tofcana ;
della tavola di tutte le fue rime; di
alcune Lettere del medefimo a var}
letterati, e d’altri alni, prefeda va-
rie raccolte; e finalmente d’una la-

mentazione o Nenia della fua morte,
in verfi efametri, deH’infigne poeta
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Bergamafco , B^/tlìo "Zuanchi . Con-
jt hi lidiaino,, che e per quanto affer-

mafì nella prefazione di quello vo-
lume , alla cui lettura efortiamo t

noftri leggitori; e per quanto s’è fin

qui detto da noi, cialcheduno ben
chiaramente può comprendere , che
quella edizione delle cofe volgari di

Jacopo Sanna%%aro , di quante finora

fi fono fatte , è la piu bella , la piu
corretta,, fa piu copiolà, e lapin il-

lullrata ..

Nel tempo fielTo i medefimi edito-

ri attefèro alla rillampa delle opere
italiane d’altrocittadino e poeta nobile

Napoletano ,
cioè delle R,ime dì Angeio

ài Cejlanzo y che anche dedicarono af

Sig. Giovambatifia Carminati , Pa-
trizio Veneto , e alle Mufe tofcane

ancor efib molto accetto- Già fon no-

te a’ letterati le due edizioni , fatte

in Bologiia ,
per lo Barbìroli , e poi

con qualche giunterella per lo Pifar-

rì, gn anni 1709. ei7i?- eoggimai,
per la grande ftima in che dagli ftu-

diofi è tenuto il loro autore , dive-

nute ràriffime . Quella dunque fi è

una terza edizione , la quale piu cor-

retta elee in pubblico , e accrefeiuta

di un folletto, oltre ad alcuni fonetti

di diverfij fcritti al nollro poeta , e



472 Giorn. de’Letterati
^

i

ad alcune lettere dieflbadiverfiamì- .

ci, e dì quefti a lui, raccolte da va-*

rj libri. Il libretto è in 8. di pagg.

Q3. fenza le prefazioni, e le notizie

intorno alla perfona ^ Angelo di Co-

fiatmo e alle ine rime
, trafcritte dal I

tomo I. del Giornale, carte 204.

Non è però sì intefo il Sig. Gìo~

vannantoiìio Volpi in metter alla luce

le cofe altrui , thè affatto abbandoni
lecofefue. Tiene ora il pubblico un
piccol faggio del molto che egli dife

ha promefio , e dì cui già qualche
tempo vive in grand' efpettazione .

Quello è il fuo frontifpizio ; Che non

debbono ammetterfi le donne allo fludio

delle fcienze e delle bell’ arti , difcorfo

accademico del Dottor Gio. Antonio
Volpi, da lui recitato in Padova-, nell’

accademia de' RJcovrati-, il dì 16. giu-

gno 1723. /opra il problema propofto dalP

Illufirifs. Sig. Antonio Vallifnieri , pub-

blico primario Profeffore di medicina teo-

rica nello fludio di Padova , e Principe

di ej/a accademia . Dedicato , infegno di

profondo rifpetto ^ a S. E. il Sig. Piero

Gradenigo , di S. E. il Sig. Vincen%o
,

Procurator di fmi Alarco . In Padova ,

per Giufeppe Cornino.^ 1723. in 4. gr.

pagg. 16. Fu in numerofo uditorio re-

citato con apftiaufo univerfale quello
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difcorfo v e , ciò che non credibile femi
jbrar potrebbe , udito non folo fen-

za ofFefa , ma anche con gradimenro
'delle moltiflìme dame che iiiterven-

nero a quell’accademica ragunanza

,

come s’egli vi avefle gagliardamente
tenute le lor ragioni

.

; -Tuttoché già piu e piu anni abbia-

no i Cavalieri del facro Ordine Ge-
rofolimitana le loro regole

, divolga-

te e moltiplicate per mezzo della

[lampa : contuttociò a perfona dello

(tefs’Ordine , per meriti e per digni-

tà Eminentiflima , il cui nome qui cì

facciam lecito di far palele , e fu il

aran-maeftro ultimamente defunto .

Marcantonio ’Lendad'ari , di lèmpre glo-

riofa memoria , è fembrato di dovere
fcrrverefu lo fteffo argomento un’ope-

retta pia ed elegante , intitolandola ;

Breve e particolare iflrut,ioìie del [acro

Ordine militare degli Ofpitalari , detti

cggidr volgarmente di Malta , e della di-

verfa qualità di perfone e di gradi che

lo compongono . Su una copia a penna
un Cavaliere della medefima Religio-

ne in Parigi {a) ne fe impriraere foli

dodici efemplari , che anche
,
per 1’

imperizia deglaperar; , riulciron mol-
to

( a )
"Dr.lla flampa di Lcren^o d'Hourry^

l’axtfo 1721. in 8.
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to fcorretti. E però il Sig. Commen-;
datore Fr. Cammillo Cont(? Po/rt, che
per la fua Religione degnamente fof-

tiene il decorofo ufficio di Ricevito-
re appreffo queftaSereniffima Repub-
blica, defiderofo che piu emendata
fi pubblichi sì utile operetta , e in

tal numero che da tutti i fuoi nobi-

li Confratelli poffa effer letta, ulti-

mamente l’ha data a ìmflrimere al

fuddetto Cornino ; e l’ha abcrefciuta

d’una divota Varafrafi del Salmo XLI.
compolìzioa dello fieflb chiariffimo

autore . Il libro è in 8. gr. pagg. 1 1 8.

fenza le prefazioni e l’indice de’ ca-

pitoli.

La Vita di s. Grata , vergine , JLe-

gìna nella Germania-^ poi Lrincipejfa ài

Bergamo-, e Protettrice della medefima

città , defcritta dd Donna Maria Au-
relia Taffis, religiofa Benedettina pro-

fejfa nell'infigne monifiero di s. Grata di

Bergamo . Dedicata agtIllufirifs. e R.e-

verendifs. Signori Prelati-, Canonici , e
'

Capitolo della cattedrale di Bergamo .

In Padova , nella ftamperia di Giufeppe

Cornino-, per Giovanni Balàano , 1725,

in 4. pagg. 146. fenza i prolegome-
ni , conliitenti nella dedicatoria e pre-

fazione
, lavoro della ftefla pia e dot-

ta religiofa, due lettere di commen-
da-
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^dazione della medefima , de’

I

Canonici Giovampaolo Giupponi e Mar-
tin-mtonio Guerrini , perfone conofciu-

te di fìncerità e di dottrina iingola-

rei e (enza la tavola de’ capitoli,

col ritratto della Santa in rame. So-
pra di quella vita piu efteramente

in alcuno de’ tomi vegnenti in ar-

ticolo a parte , fi ragionerà .

Un gentiluomo di caia affai cofpi-

cua nel Friuli, che agli lludj ameni
fuol accoppiare que’ delle lettere fia-

cre e profittevoli allo fipirito, ed è il

Sig- Co. Francefco Berretta
, avendo

una fiua nipote che fiantamente avea
rifoluto d’abbracciare flato religiofio

e dedicarli ia quello a Dio
,

moffo
da vero amore e piu che di fiangue

verfb di quella , volle nell’anno nel no-

viziato lalciarle taliammaellramenti

,

che a lèrvire le aveffero per tutto il

torlo di fiua vita ; e gli efpolè in una
lettera, la quale benché diretta alia

medefima ,
potendo effere di giova-

mento anche ad altre perldne , e non
fola alle claullralì , ma eziandio a
quelle che vivonnel fecolo; s’èlafcia-

to indurre a darla alle llampe del fo-

praddetto Cornino con quelto titolo:

Lettera Lifirutjione a una monaca novL
zia ^dedicata airillujlrifs,e Reverendi/L

Mouf.
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L

etterati
IVLonJ. Daniello Delfino

,
Patriarca elet^

io d 'Aquileja
,

e Vefcovo cCAureliampo- 1

//', ec. II libro è in 4. di pagg- I34- 1

lènza le prefazioni . Egli è fcritto in

iftile femplice e grave , e con affai ter-

fa favella ; e ogni fuo ammaeftra-
;

mento fta fondato fu la Scrittura , e
fu la dottrina della Chiefa e de’ Pa-
dri, e fu le mafllme de’ piu accre-

ditati maeftri di fpirito; ficchè può
bene ognuno, dalla lettura del mede-
fimo , comprendere

, quali fiano gli

ftudj del loro autore , e quali vantag-
gi abbiane tratto a fuo e altrui pro-
fitto .

Fattali ne’ primi di fettembre di

quell’anno 1723. in Praga la corona-
zione in Re di Boemmia , degli Au-
gii ftifllmi Imperadori CARLO VL
ed ELISABETTA-CRISTINA -, il

Sig. Ghifeppe Salio , Padovano ,
ne ce-

lebrò la fblennità memorabile con una
Elegiain terzarima, che poi fatta im-

primere dal Ibpraddetto Cornino ,
in

forma di quarto grande ,
l’andò egli

in perfona a prefèntare a que’ grandi

Monarchi, da’ quali ne riportò tutti

i fegni di clementifllmo gradimento

.

Anche l’infrafcritto lib^retto , ben-

ché non porti il nome del Cornino in

fronte, efce tuttavia de’fuoi torchi:

IL
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Il Parailifo in terra , /palancato a chi

i 'vuole ed è libero a fcegliere il più ficv.~

' ro flato di vita : configlio evangelico de^

/linato al bene deltanime più fortunate ,

fpecialmente de'giovani ^ Antonio
Natale, della Compagnia diGesù. Non
omnes capiunt verbum iftud , fed qui-

bus datum eft. Matth. ig. ii. In Pa^
dova.) prejfo Giovanni Ballano.) 1722.

in 16. pagg. 17J, Il Baldano èilcapo
ovvero proto della ftamperia Comt-
nìana , uomo perito nella fua profef-

fione ; e per divozion fua avendo im-
prefla quell’operetta , defiderò anche
di regnarla del fuo nome.
Anche i torchi del noftro Conzattì

fudan lodevolmente in edizioni d’ope-

re affai pregevoli . Di due di quelle

noi qui facciam memoria
; della pri-

ma delle quali l’autore è nato d’ una
delle piu antiche e piu nobili fami-
glie della Veneta Repubblica. Trat-

tato di Aloife qth Francefco Dandolo
A'. H. fopra le qualità del buon caval-

lo , le infermità che toccorrono , li rime-

dj hi ejfa fperimentati . Opera dedicata

al merito fingolare del Nob. $ig. Co._ Ali-,

dufe Bti%zacarÌ7io ) pubblico Cavallariz-

%o della città di Padova . In Padova y

per Giambattifla Contatti) 1722. in 4,

pagg. 72. fenza l’ìndice de’ capi.
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L'anno appreffo il medefimo ftatn-

patore pure in 4. di pagg. 34. pubbli-

cò il feguente ragionamento . Delper-
fetto governo della Serenifs. JR^epuhhlka

di Venezia j difcorfo detto neltaccademia
\

de Kkovratif il di XXXL di Magpio
MDCCXXJIL da Gianfrancefco Pi-

vati , accademko , efsendo preferite Sua
Eccellenza il Sig. Andrea Vendramino

,

Pode/là e V. Capitanio di Padova . Fa ‘

il noftro accademico un dotto para- ;

gone fra la breve, durazione delle am
j

lidie repubbliche , e '1 lungo della *

Repubblica di Venezia, e la cagione *

di ciò egli eflere afferma , perchè am-
j

inette quella a’ magiftrati nipremifol ì;

que' cittadini , de’ quali ne’magiftra-
'

ti inferiori ha per lungo tempo efpe-

rimentata fintegrità e la faviezza *, e

perchè a’ medefimi lafcia un’autori-
‘

là- moderata e dalle leggi fempre di-
;

pendente-
L’orazione che qui riferiamo , è un !

bel faggio del valore del Sig. Giovan- ’

maria Kojf , il quale già molti anni

foftien decorofamente la lettura de’

(empiici, in quella univerfità . Dein-
terpretandis flmplkìum medicamentorum

^

facultatihus t prDieclio^ quam in Patavino

atheneo^ prò folemni fiudiorum recurfu :

hahnit Joannes Maria Rolli ,
lecturA
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fimplkium Profejfor , die IH. novembris ,

MDCCXXII. Pafavii, typis Francifci

Semolettat 1723. in 4. pagg. ^4.

DI PALERMO.
II Sig. Abate Giovambati^a Carufo ,

benemerito quanto ogni altro , di qiic-

fto gran regno
,
per • le Memorie ijló-

ricbe della Sicilia , già da lui pubbli-

cate , e accennate nel tomo XVIII,
del Giornale, a carte 441. prefofi di-

poi a illultrare quella parte della me-
dcfima iftoria , la quale abbraccia
que' tempi pe’ quali fu da’ Saraceni

occupata qpeft’iiola > e per lungo fpa-

zio di tempo miferamente tiranneg-

giata , donò al pubblico quella fua
fatica con quello titolo : Hiftoru Sa-

racenico-JicuU varia monumenta: quibus

accedit breviarium hiftorico-criticum , au~

'Ucre Joantie Bapti/la Garujio . Panarmi ^

e typographia ragia Francifci Cichè-, 1 7 20.

in fogl, pagg. no. In oltre v’è la let-

tera dedicatoria a Monf D, Antonio
Foich di Cardona , Ardyefcovo di

Valenza , Prefidente fupremo del Con-
figlio di Spagna nella Corte Cefarea

,

jPerlòna, che quanto è gloriofa per
!la fua fingolare dottrina , altrettanto

Ifavorifce e protegge le perfone dotte

e le cofe loro. Vendono apprelfo in

utìa tavola in ramo fcolptti due an-

tichi
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tichi Arabi monumenti , con la loro

fpofizione , i quali una volta elifteva-
j

no nel collegio de’ Padri della Compa- j

gnia di Gefii in Palermo; ma che dì-

poi dal Sig. Annibaie MafFei , allor

Viceré della Sicilia, mandati al Sig.

Marchefe Scipione Maffei , ora fer-

banfi nel famolb muleo di marmi
eruditi , raccolto da quello erudito

Signore, e collocato nel gran corti-

le, per cui s’entra nel nuovo teatro

di Verona. Nel fine li ha l’ifidice del-

le cofe notabili. Le cofe principal-

mente delle quali è compilato il pre-

p. 5. lènte volume , fon queite : i. Una
breve Cronaca Siciliana^ dall’anno di

Grillo 827. fino all’anno 963. auto-

re della quale, mollra il Sig. Carufo
nella prefazione , elTere , non Eutkhio

,

Patriarca d’Aleffandria , ma un ayio- '

ninno Arabo di nazione , abitante nel- '

la Sicilia; ed egli l’ebbe dal Sig. Tom- '

malo Hovart , in dono , che gliela fe ^

venire dalla libreria di Cantabrigia# I

con la fua traduzione. Quella dun- >

que è la prima volta che fi fa pub- I

blico sì notabile monumento , impref- •

fo nella nativa lingua arabica in cui )

fu fcritto , con a! fianco la verfione
|

<

latina , nella correzìon della quale non :

t

meno che del cello , impiegò amiche- 1

1

voi-
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volmetite e dottamente l’opera fvia il

Sis;. Ginfeppe Simoni Afsemanno , nel

collegio romano Profefldre di lingua

arabica. 2. La Cronaca Saracenico-fi-

ciliana-, prefa dalla Cronologia uni-

verfale diifmaello Almuyadad Abulphs-

dà j Re di Ama ( così dagli Arabi è

nomata la Siria ) che manofcritta fer-

bafi nella reai biblioteca di fan Loren-
zo dell’Efcuriale di Spagna. Abbrac-
cia le cofe fatte nella Sicilia , dall’an-

no dell’era criftiana 842. fino al 1039.
per gli Amiri, col qual nome chiama-
ronfi coloro che governaron la Sicilia

;per i Califi deH’Aft'rica. Fu quefta

j

operetta la prima volta , in favella,

italiana, pubblicata dal P. Agoftino
Inveges , della Compagnia di Gefu ,

I

a carte 634. del fuo Palermo [acro.

Ora
,
per opera dell’illuftre noftro edi-

( tore
,
qui al pubblico fi ridona , nuo-

t vamente in latipo traslatata
; impe-

ci rocche ,
per lo Ifieflb fine , conforta*-

I

,
tone da Antoniho di Amico , al-

tra fimile traslazione dal fuoorigina-

; le aveane fatta NLarco ^obelio Citerone

.

Lettera latina di Leod^ofio Monaco a p.

Leone Arcidiacono della chiefa Sira-

I cufana
,
pubblicata la prima voltane!

'tomo II. della Sicilia facra di Rocco
Pirro , dove narrafi la prefa di Sira-

Tomo XXXV. X cufa
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cufa per i Saraceni, e ’l martirio di
Patrizio , Prefetto di q^uella città , e
de’ fuoi compagni . Seguon l’erudite

oflervazioni del P. Ottavio Gaetano
-,

della Compagnia di Gefu , fopra la

ftefla lettera
,
prefe dal tomo II. de’

Santi Siciliani
, a carte 102. dello fleflb

autore. 4. Il Martirio di fan Procopio ,

Vefcovodi Taormina, e de’ compa-
gni , fcritto da un Giovanni Diacono ,

e pubblicata dal fuddetto P. Gaetano ,

a carte 903. dello fteflb libro; di cui
anche li danno le oflervazioni fu la

p.46. ftefla iftoria. j. Lettera di Fr. Corra-

do ,
Domenicano , Priore del conven-

to di fanta Caterina di Palermo, a
B. Vefcovo di Catania, ovecontienfi

una breve Cronaca dall’anno 1027.

al 1283. e fu ftampata la prima vol-

ta da Giova'mhatifia de' Graffi , nella

p.51. Catania facra . 6. Lavorio de’ Principi

Arabi che fignoreggiarono la Sicilia

prima de’ Normanni ; che il P. Aìito-

nio Pagi prefe dall’Iftoria Saracenica

di Elmacino , e pubblicò ne’ tomi III.

e IV. della fua Critica fopra gliAn-

p
. nali delBaronio. 7. Alcune poche co-
^ fè, appartenti all’iftoria laracenico-

ficiliana, prefe dalla Cronologia Ara-
ba di Hali Halifè Mujlafà , che fi ftam,

pò in Venezia l’anno 1697. volgariz-

zata
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zata per Giovan-rinalào Carli . 8. AI-

tre cofe , appartenenti alla fteffa ifto-

ria, fcelte da alcuni autori fincronì>

greci e latini ; e fono Teofane , Paolo

Diacono y Anajlafio Bibliotecario^ Gior-

gio Cedrano , Giovanni Curopalata , Gio-

vanni Xonara^ Lione OJlienfe f edErem-
perto. E a tutti quelli fcrittori il Sig.

Carufo premette le lor prefazioni , do-
ve de’ medefiinì e dell’ opere loro fi

danno molte notizie . g. In vltimo p.86.

luogo fi legge un Epitome delle cole

fatte da’ Saraceni nella Sicilia ; ed è

l’ultima parte del libro X. delle Me-
morie illoriche del Sig. Carufo , rive-

dute dal fuo autore , e da un amico
fatte latine-

E le cofe in quella raccolta conte-
nute , dal detto collettore nel primo
volume , d’altra maggior raccolta fo-

no fiate inferite , cui pubblicò in due
tomi in fogl. per le medefimefiampe
quell’anno 1723. col titolo feguente:
Bibliotheca hiflorìca regni Sicili£ , ftve

bifloricorum qui de rebus Siculis a Sara-

cenortm inva/ione ufque ad Aragonenfium

Principatum illufìriora monumenta reli-

querunt f amplifsima collegio: opera &
/Indio f brevibufque annotationibus Joan-
nis Baptifise Carufii'. Panarmi ec. Nel
primo tomo primieramente fi hanno

X 2 il
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il libro de fitu Sicilix

^ òìClaudio Mar-
%io Arezzo; La Crozmca di Lupo Pro-

tofpata con le annotazioni àìCammillo
Pellegrino ; e la Cronaca di Fojfanavay

ovvQto ài Giovaìini di Ceccazio. Ven-
gono apprelTo quegli fcrittori de’ qua-
li è comptllata la Sopraddetta raccol-

ta; indi alcuni altri; e fono i feguenti

.

Willelmi Apulienfis^mm in Apu-
lla , Campania , Calabria , & Sicilia

Normannicarum libri quinque.

Gaufridi Malaterras Rerum gefta-

rum a Roberto Guifcardo & Rogerio ejus

fratre in Campania , Apulia , Brutiis >

Calabria ^ & in Sicilia .

Alexandri Abbatis Telefini , Rogerii

SicilÌA Regis rerum gefiarum libri qua-

tuor

.

Falconi Beneventani ,
cum

cajìigationibus Camilli Peregrini

.

Hugonis Falcandi Hifioria de cala-

mitate Sicilia,

Petri Blelénfis EpiJloU feleHt, ad Si-

culos

,

Anonymi Cafinenfis Cbronicon
, cum

cajìigationibus Camilli Peregrini

.

Nel tomo fecondo fi contengono:

Richard! de s. Germano
Siculum.

Anonymi Fuxenfis Gefia
' Imioccntii

III. P. M. Ór Friderici Regis Skili£

.

Ano-
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Anonymì , & Sabje Malefpinse Hi-

jìoria Friderici , Cotiradi , Manfredi^

Caroli Andegavenfis , & Conradirà ,
R.e~

gum Sicilia .

Manfredi & Conradi Regum Epù
/loia ad diverfos

.

Conradi IL Epiftola ad Clementem

IV. P. M.
Anonymi Hifloria Sicula a Norman-

nis ad Petrum Aragonenfem .

Segue finalmente un’Appendice dì

quelli altri autori.

Romualdi , Archiepifcopi Salernitani

Cbronkon ab anno 814. ad 1212. adbuc
ineditim .

Matth^i Spinelli , dejHvenatio,CbrO'

nicon ab anno 1250. adannumizà^,
A'OfipliJJima monumenta ,

ex variis au^.

Sioribus j cum grAcis tum latinis , excer-

pta
.y qua ad Siculampertinenthiftoriam.

Degna è quella raccolta , che di lei

piu particolarmente fi ragioni in al-

cuno de’ tomi fuffeguenti del Giorna-
le , in articolo dillinto

.

Girata offendo qualche tempo ve-
lenofa Icrittura contra il chiariffimo

nome e la pia memoria del Venera-
bile Giufeppemarìa Cardinale Dommafi ,

uomo che per la molta fua pietà e
dottrina può dirfi effere flato uno de’

piu cofpicui rilloratori della difcipli-

X 3 na
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na e degli ftudj "ecclefiaftici

; e cen-
tra i fiioì libri liturgici ; la quale fcrit-

tura prima nellatino idioma, e poi

anche nel volgare fu divolgata, con
quello titolo : OJfervazìoni fu i due li-

bri del Cardinal Tornali , Codices fa-

tramentorum y & Antiqui libri mijfarum

Romani, Ecclefii ; capitò finalmente

alle mani anche del P. D. Giufeppe

del Pezzo , Cherico regolare Teatino,
perlòna erudita , e veneratrice di quel

cbiariflimo Porporato, grande Servo
di Dio, e già Ilio confratello. Calerti

nel principio la lefle con delfindigna-

zione e della naufea^ epoiaccefo dì

giullo zelo della verità , e dell’ onore
del defbnto , a torto denigrato dalle

maldicenze dell’anonimo fcrittore , lì

pofè a compilarne una forte apolo-

gia , che di là a poco ufcì con que-
llo titolo; La Difefa de libri liturgici

della Chieja Romana , e della [aera per-

fo7ia del Venerabile Cardinale Giulèppe-
maria Tornali, C/6rrzro regolarefillujlra-

tore e divulgatore di ejfgcontra certe Qffer-

vzzionì/par/e dintorno. Tellormedia-
torem jefum, invitum me & repu-
gnantem ad bxc verba defeendere ;

& , nifi tu provocares , femper taci-

turum fuifie. Deniquenoliaccufare,
(3c ego celTabo defendere . San Girola-

mo
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mo nell’Apologia contra Kufino Uh. IH.
cap. IH. In Talermo apprejfo gl’ eredi di

Girolamo Kofello , 1 7 23 . in 4
.
pa.gg. 1 43 •

fenza la dedicatoria degl’ impreflbrì

al Sig. Principe di Lampedufa e Du-
ca di Palma , di cui fu zio il Venera-
bile Cardinale che qui fi difende ; e
fenza la prefazione e l’indice de’ ca-

pi. Il dotto apologifta, nella prefa-

zione
, dimoftra in primo luogo , ir>

genere , che i libri del Venerabile Car-
dinale 'Tommafl-, non folo non fon fa-

vorevoli agli eretici de’ noftri tempi

,

ma anche fon armi fortilTime per
combattere ed efpugnare i loro em-
pi dogmi ;

indi fi duole del cenfore

,

perchè , oltre a molte maniere ingiu-

riofedidire, ogni qual volta viene a
citare il nome de! Cardinale
gli levi via ingiuftamente il titolo dì

Venerabile , di cui pure fu decorato
dalla fanta memoria di Clemente XL
con fuo fpeciale decreto , e dalla fa-

cra Congregazione de’ Cardinali di

propaganda fede . Da quelle difefe

generali dipoi s’imprende la fpeciale

e Principal difefa della perfoiia e dell’

opere del Venerabile Cardinale , ri-

fpondendo una per una a tutte le op-
pofizioni dell’ avverfario ,

l’efpofizion

minuta delle quali non ci permette

X 4 l’ifti-
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l’iftituto d’una femplice relazione.

D I P I S A.
Il Sig Dottore Migliorucci , co’ fuoi

tre libri dell’ Iftituzioni canoniche ,

che fin l’anno 1712. furon pnbblicati

dalla ftampa del Bindi in quella cit-

tà , e lo llefs’anno riferiti nel tomo
XII. del Giornale, a carte 430. in-

vogliarono gli ftudiofi di tali dottri-

ne , di vederne col quarto libro il

compimento dì quell’opera : e ora il

dotto profeflbre rende pago l’univer-

fal defiderio
,

col pubblicare che fa

il medefimo . Injlitutionum juris cano-

nici , cum explicationihus , m quibus mi-
verf\m jus pontificium proponitur

, & no-

titia hiJtorÌ£ ecclefiaftic& pafsim illujlra-

tur ; 7iec7ion variis difputationibus ,
ali-

qm 7iovitate , ad ufum fcholaftkum exci-

tatis difcnjftfque , eluciàatur . Liber IV.

qui efi de re crimmali . Op7is Lazari
Benedidi Migliorucci , facrorum cano-

7iHm in Pifa7ia univer/itate Profefforis cr-

dmarii , R. C. Sere7iifs. Mag/ii Prmcipis

Aetruri&Joa777ns Gafio7iis dicatum . Pifis,

ex typcgraphia Francifci Bindi., 1725.
in 4. pagg. ;;76. fenza la dedicatoria

e due indici,' de’ tìtoli e difiertazio-

nì
, e delie cofe notabili

.

DI RAVENNA.
Se molto fu piaudito il libro del

no-



Articolo XV. 489
noflro nobile cittadino ed erudito me-
dico , il Sig. Ruggero Calbi , in cui

,

divifo per vari trattati , difcorre poe-

ticamente in molti folletti, di tutte

le parti della naturale filofbfia , de!

qual libro veggafi il Giornale al tomo
XXL carte 436. egualmente e molto
piu egli è da credere che ila per elTer

piaudito altro libro , fin d’allora pro-

meflb da quel Signore, c or final-

mente efpofto in pubblico , dove

,

con lo fteflb metodo in ibnettifi pro-

pongono grinfègnamenti o principali

maffime della filofbfia morale, la qua-
le non v’ha dubbio eflere dell’orato-

ria e della poetica il maggior fonda-

mento. Il libro comparifce con que-
llo frontifpizio ; La filofofia morale ef-

pcfla in fonettida Ruggero Calbi , No-
bile Ravennate . In Ravenna , per An-
ton-maria Landi , 1 723. in 1 2. gr. pagg.

233. lenza le prefazioni, l’indice de’

trattati , e altr’ indice de’ fonetti . Il

poeta fa la dedicatoria di quelle fue

fatiche a Monf Girolamo Grifpi , Ar-
civefcovo di quella città

.

DI ROMA.
Se con quella diligenza con cui nel

1697. s’è compilato il Bollario parti-

colare d’Innocenzio XII. e con cui

ora , per opera dell’ Eminentilfimo
X s Anni-
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Annibale Albani

,
s’è fatto lo fteflb dì

quello del Sommo Pontefice CLE-
MENTE XL altra perfona dotta e

accurata fi fofle prefo a raccoglier le

Bolle e i Decreti degli altri Pontefi-

ci, lor predecefibri , dopo Clemente
X. fino a quelli tempo ; ora noi avrem-
mo interamente compiuto il già al-

tre volte e in piu luoghi ftampata
univerfale Bollario: cofa ardentemen-
te defiderata e afpettatada’profeflb-

ri degli lludj canonici e delle cofe

ecclefiaftkhe. Intanto per noi fi darà
notizia di quella nobile raccolta , nel

cui frontifpizio fi legge : CLEMEN-
TIS XI . Pont. Max.. Bullarmm . R.om&
ex typographia Camere, Apojìolice ,1723.
in fogl.pagg.6i6. Nel principio fi legge

un compendio della vita di quel glorio-

filfimo. Pontefice , fcritta da Monfi
Crifioforo Battelli , Arcivefcovo di

Amalia (<1)3 e in fine l’indice delle

cofe notabili. Il Bollario è in tre par-
ti divifo . La prima contien le bolle

,

co-

( a
)
Quella mede lima vita fu l’anno ftefso

ridanipaca da per fe , Ravenna in tedi-

bus arcbiepifccpalibus , in fogL gr- con
breve prefa^one , in cui fra l’altre cofe

lì fcuopre lo fcrittore della niedefima :

ma veramente l’impreiEone fu fatta nel-

la città di ferrata.
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coftituzioni , chirografi , e brevi me-
morabili fatti e promulgati da C/e-

mente Xl. La parte feconda compren-
de gli editti , i decreti ,

i monitor;

,

e i mandati memorabili, appartenen-
ti al governo fpirituale e temporale
di Roma e dello ftato ecclefiaftico

,

fatti da Clemente XL e per autorità

dello fteflb, da’ Cardinali Vicario,
Camerlingo , Prefetto della legnatu-

ra di giuftizia, e Prodatario; e sì an-

cora dal Governatore di Roma , Au-
ditor generale , Teforier generale del-

le G.À. Auditore del Papa, e dalle

Congregazioni particolari, deputate
dal Santiflimo . La terza parte ab-
braccia gli editti , le dichiarazioni

,

e i decreti memorabili
, che furon

pubblicati dal medefimo Pontefice

,

e per autorità fua , dalle facre Con-
gregazioni del fanto Ufficio, de’Ve-
fcovi e Regolari , del Concilio dì

Trento, de’ facri Riti, delle Indul-

genze e (acre Reliquie, dell’Indice

de’ libri proibiti , delle cofe ceremo-
niali, e delle confu Ite Ibpra i nego-

zi dello ftato ecclefiaftico e della ri-

forma de’ tribunali . E quefte cofe

fon difpofte fecondo l’ordine de’ tem-
pi, dal principio di quel pontificato

fino alla fua morte-,, cioè dall’anno

X 6 1701-
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T7or. fino all'anno 1721. e il tutto'

di note marginali sè illuflrato.

Similmente quell’ altro libro ferve

ad illullrar la memoria di quel Pon-
tificato gloriofilfimo : A^ia Cmoniza-
tionis fa7iHon{m Pii V. Pont. Max. An-
drea Avellini , Feltcis a Cantalicio

, ^
Catharinx de Bononia , hahit£ a SanPtifs.

D. N. CLEMENTE XI. Po7it. Max.
t'oUedìaper Jullinianum Chiapponi,

ftolicarum ccremo7itarHm Pr£fedtum . §lui-

hus accedunt Dijfertatio ejufdem Super my-

fieriis oblatiomm in mijfa cano7n%ationis

;

necnon aPta OTtinia beatificationis Servi.

Dei Jo. Fra7icifci Regis , Soc.Jefu ; cum
indice rerum memorahilium . R.om£ , ex

iypographia vatica7ia y in archigymnafio

Sapknti£ , 1720. in fogl. pagg. 344.
fenza la dedicatoria dell’autore a Pa-
pa Cleme7ite XI. e fenza gl’indici , con
la defcrizione dell’apparato della chie-

fa vaticana in due gran tavole in ra-

me . Le parti di quello volume fon

quelle : gli Atti della canonizzazio-

ne de’quattro Santi fuddetti
;
l’ador-

namento^ella chìefa vaticana j e’I rac-

conto di tutte le cofe preparate per
la ftefla; altro racconto delle folenni-

tà celebrate dopo di quella j la differ-

tazione de’ millerj delle obblazioni

«ella mefla della medefima
j

le lette^

re
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re decretali di N. S. Ckmeiite Xl. à.Q\~

le canonizzazioni di s. Pio e di s. An-
drea Avellino ; e gli atti tutti della

beatificazione del Servo di Dio Gio-
vanfrancefco Regis > della Compa-
gnia di Gefu.

Monfi Francefco 'Bianchini allorché

imprefe la nobil edizione delle vite

de’ Pontefici di Anaflafio Bibliotecario ,

faggiamente divisò di raccogliere tut-

te in un fol volume le ftefie vite ;

e d’efle ne formò il primo tomo , di

cui fi fa menzione a carte 441. del

tomo XXXI. del Giornale ; e dipoi

di unire le annotazioni di diverfi uo-

mini dotti fopra le medefime vite ,

«e’tomì fufieguentì . Eccone pertanto

il fecondo tomo : Anaftafii Bibliothe-

eariij de Vitis Komanorum Pontificum ^

a B. Petro ad S. Silvejlrum
,
cwm notis

variorum y fub aufpiciis Santifs. D.
Jnnocentii XIII. Pont. Opt. Max. tomus

fecundus . R.omx, , ex typographìa vatka-

na ,
apud Joannem Mariam Salvicnum y

1723. in fogl. gr. Dividefi quello vo-

lume come in due parti : la prima
contiene i prolegomeni dell’editore ,

che fono pagg. CCXXIV. la feconda

le Note > in pagg. 322. In oltre , a
nome dello llampatore , vi è la lette-

ra dedicatoria e un avvifo al lettore.

A que-
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A quelle due maggiori , altre ope- ^

re aggiungiamo , anch’ effe di non po-
ca confiderazione per illullrare Tifto-

ria ecclefiaftica . La prima di quelle

porta il titolo che fegue : Stato della

ss. chiefa Papale Lateraneìife neltanna

MDCCXXIII. In J^otna
,

tiella (lampe-

ria di s. Michele a ripa grande
.y
1723.

in 4. pagg. 18 1. fenza ie prefazioni,

e gfindici de’ capi e delle colè nota-
bili , con tre tavole in rame . Due di

quell’opera fon le parti
;
e della pri-

ma è autore il Sig. Ab. AlejfandroEal-

defchiy che con lettera dillinta l’indi-

rizza al Sig. Benedetto Card. Panfili,

Arciprete della chielà Lateranenfe
j

e vi fi contiene la Relazione della na-

ve principale della medefima chiefa

.

Al fuddetto Sig. Abate Baldefchi s’in-

P-49' dirizza l’altra parte dal Sig. Giovan-

mario Crefeimbeni , Arciprete di s. Ma-
ria in Cofmedin , che n’è l’autore

; il

quale ci dà il Rijlretto delle colè piu
notabili che oggi fi veggono ne’ por-

tici , nelle navi minori , nella traver-

j
fa , e nella tribuna della lleffa chie-

fa ; ma dillintamente ne’ tre ultimi
*

' capi dimollra , che l’ immagine del

Santiffimo Salvatore ,
la quale quivi

fi vede, nel concavo della tribuna di

quella bafilica , è la medefima che
al
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a! popolo Romano comparve , allor-

ché s. Silveftro la llefla bafilica de^

dico.

E come il fuddetto Sig. Arciprete
va tutti i modi ftudiando , di far ma-
nifefte al mondo quelle memorie che
raccoglier fi poflbno delle chiefe piu
ragguardevoli di Roma ; così l’anno

precedente pubblicò dalle Rampe d’

Antonio de’ Rofll t IJioria della baftli-

ca di T. Anajiafia , titolo cardinalizio ,

dedicandola al Sig. CardinaJe titola-

re dì effa, Nuno da Cimba , che te-

ftè la riRorò tutta quanta e In ifta-

to affai migliore la riduffe . Ella è in

4. pagg. IQ2. fenza la dedicatoria e

l’indice delle cofe notabili , e fenza

quattro tavole inranae-

E a quefte due opere iftoriche ed
erudite ha lo fteffo autore immedia-
tamente fatta fuccedere la Vita di

JAon/..Gabbriello Filippucci Maceratefe,

per lo medefimo impreffore in 4.pagg.

136. fenza le prefazioni e rindicede’

capi o numeri marginali, e delle mate-

rie , col ritratto e’I depofito del pio

Prelato ,
fcolpiti in rame . A tutti fon

note le virtù eminenti di Monf Filip-

pucci
,
per le quali da Clemente XL

fi meritò d’effer promoffo al Cardi-

nalato , che effo con eroica coftantif-

fima
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fima umiltà rifiutò d’accettare . La‘i|

dedica è indiritta al Sig. Card. Ga- .1

leazzo Marifcottì. ì

Rammemoreremo , dopo quefte , al*

.

tr’opera d’altro infigne fcrittore , be-
;

nemerito anch’eflb dell’iftoria eccle- !

fiaftica , di cui fanno gran parte le

vite delie p?rfone venerabili per efem-
plarità di coftumi , e per eccellenza

di criftiane virtù . Vita del Venerabile

P. Fr. Gitifeppe da Coperthio , de' Mi~
noti Conventuali , defcritta da Domeni-
co Bernino , e dal medejimo dedicata

alla Santità di N. S. Imiocenzo XIII.
'

In R.oma , per Lodovico 'Tinafft e Gi-

rolamo Mainardi y 1722. (fl) in 4. pagg.

S44. fenza le prefazioni e gl’indici.

Alla parte prima <ìq\\'

E

ducazion de'

flgliwli , eh’ è tutta morale , riferita

nel tomo precedente del Giornale ,

acarte J09. fa fuccedere il Sig. Dot-
tore Domenico Gagliardi la feconda par-

te , ch’è la medica ; dove moftra-^aì i

prefidj aver fi polla dalla medicina,
acciocché i fanciulli s’allevinvirtuofi,

crefeano e fi mantengano nella vir-

tù . Quella parte s’ è imprelfa nella

ftamperia di s. Michele di Hipagrandey

quell’

( a
)
La ftefsa poi fu riflanipata in Ve-

neiia
, pei GiovambatiftaRecurci ,

lìmil-

jnente in 4,
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[,
quell’ anno 1723. nella forma folita

I di ottavo ; ed è pagg. 368. fenza i

due indici.

S’egli è vero che nella natura niu--

na mutazione , fiali accidentale o
fuftanziale, può avvenire fe non per
via di moto ; e s’egli è anche vero
che niun moto può darli , il quale
da un ellrinfeco movente non lia

prodotto ; egli è da confeffare , che
darà alle cagioni d’ognì fenomeno
della natura un gran lume, e ftabi-

lirà alle cofe della filica un gran fon-

damento , chi faprà ben trattare la

fcienza di quel moto, che da un cor-

po a un altro per ifpinte fi comuni-
ca . Vogliam credere che il Sig. Dot-
tor Pc.fcoli fia giunto a quella lode ,

e potrà meglio certificarfene chi fi fa-

rà a leggere con dell’attenzione il li-

bro infrafcritto : Del moto ^
chenérnc-

bili fi rifonde per impulfo ejleriore , trat-

tato fifico-matematico di AlelTandro Pa-
fcoli , ad ifpiegare la pof[an%a degli

elementi . In R.oma
, preffo Gio. Ma-

ria Salvicni f 1723. in 4. pagg. 188.

fenza la dedicazione dell’autore all’

Eminentils. Acquaviva , e la fua pre-

fazione
; e fenza gl’ indici , con fette

tavole in rame

.

In quelli ultimi anni il Padre Fi-

lippo
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lippa Bonannì , della Compagnia di Ge-’. (

fu , ha pubblicati dalle ftampe di:

Giorgio Placo, quelli tre libri, tut-

ti in 4. Ba Gerarchia ecclefiajlica conft-

derata nelle vefii facre e civili^ ufate da,

quelli i quali la compongono , efpreffe e !

[piegate con le ìmagini di ciafcun graie
|

della medejtma . Offerta alla Mae/tà di
|

Giovanni V. Re di Portogallo e dell' Al- 1

garve , ec. I

Gabinetto armonico , pieno d'i/tromen- i

ti [onori , ec. Offerto al [anta Re Da- !

vii . Quelli due libri fono in gran
,

parte compolli di figure intagliate a

bulino , efpreflive delle cofe che vi li

trattano

.

Trattato [opra la vernice , detta comu-

nemente cine[e , in ri[poJla data altUhi- \

ftri[s. Sig. Abate Sehafliano Gualtieri , |

Cavaliere ài s. Giacomo &c. epre[entato
’

in ifiampa all' Illujlri[s. ed Eccellenti^.

Sig. March, de Arbantes , /iato Amba-
giadore in Roma della Mae/là di Gio-

vanni V. Re di Portogallo .

Primamente la fama , indi piu av-

rifi hanno qui celebrata la pompa con i|

cui il Sig. Marchefe del Vallo , Com-
mifiario in ciò delegato dalla Sacrali

Cefarea Cattolica Maellà di CARLO)
VI. Imperadore , ha conferito nella 1

fua città del Vafto , la collana dell’ 1

ordi-
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prdine del Tofon d oro al Sig. Gran.
tonteftabile Colonna . Fu celebrata

la gran funzione la mattina della do-

menica, de’ 24. d’ottobre, dell’anno

1723. e il tutto fi efeguì non Iblo in

tal dì , ma innanzi e dipoi ancora ,

con taf magnificenza e fplendidezza,

che bene il Sig. Marchefe diedefi a

conofcere difcendente degniffimo , ed
erede , non tanto degli ampi flati ,

quanto di quelle mirabili virtù , on-

de ornati furono i fuoi gloriofillimi an-

tenati , e fopra tutti quelle due grand’

anime Francefco-ferdinando e Alfon-
Ib , Marchefi del Vallo e diPefcara,

i cui nomi occupan luogo eminentif-

fimo e fra’ piu valorofi capitani e fra’

piu cofpicui letterati di que’ tempi ,

Con legni vicendevoli di Principefca
liberalità e d’amicizia eroica perfonal-

mente in tale incontro fi riunirono due
Sangui de’ piu puri e de’ piu generofi

d’Italia , che altra volta già due lèco-

li nelle celebratiflime perfone di Fran-
cefco-Ferdinando d’ Avalos e di Vit-

toria Colonna fi erano felicemente con-

giunti . La notizia della memorabile
folennità con una Relazione , ch’è in

data di R.oma 20. decembre 1723. s’

è

ancor diffufa fra le llraniere nazioni

e pe’ tempi avvenire . Relazione- della,

fun~
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fun%ione con magnifica pompa efieguita dil^

Sig. Marcò, di Pefcara e delVafiO) l\‘'

Ce/are d'Avalos e d’ Aragona y Commifi
fario di S. M. C. C. delegato a dare

la Collana dell'ìnfigne ordine del Tofon
d’oro al Sig. Gran Conte/labile D. Fa-
brizio Colonna . Ricevimento e tratta-,

mento pure fplendidijfimo , fatto al me-

defimo Signore in tale occafione da ejfo

Sig. Marchefe . La relazione s’ è qui
ftampata per Rocco Bernabò , dì

pagg. 1 4. in fogl. e fperalì che fia per

andarle congiunta un’orazione latina

molto erudita (a) che dopo celebra

ta la funzion principale ,
vi recitò

Monf. Alfonfo Marìconda j Velcovo dì

Trivento.
DI TORINO.

Continua il noftro dotto profeflbre,

Sig..Cfly/o Richa^dL dare de’faggi di fua
dottrina è attenzione alpubblico giova-

mento
( a

) L’Orazione fu iniprefsa in Napoli >

per lo Mofca , lo ikfs’anno in 4 di pagg.

24- con quello titolo : In aurei velleris

hofiore
^ Magno Comefiahulo Columnenfi de-

mandato a Pijcaria Vafii Marchionet
Cajareec & Oathoìicee Majefiatis Delega-
to

,
in amplijfima ac ornatijjima Vaflenfs

Palata aula annoCIoIoCCXX III. IX.
hai, novemb. Oraiio ab Alfonfo Maricon-
da , Ctrfare.^ atque Catbolita optionis Bpi-

fcopo Triventìno j babita ,
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nento . Efce ora , col fuo nome in

j'ronte j Morborum vulgarium hi/toria

MDCCXXII. feu Covftitutio epi-

\lemica Taurinev/ìs tertia

.

Lo ftampa-

,

..ore è il folito Radix , la pubblica-
,àone s'è fatta quell’anno 1723.
,n 4. pagg. 142. oltre alle prefazioni

al breviario delle cofe contenute ne!

I loro.

I

Anche il P. Ab. Cora%%a^ badato
1 luovi faggi di fuo valore nelle fcìen-

le che profeffa e nell’eloquenza , con
l’orazione che fegue , da eflb recitata

il dì ultimo dellanno precedente : De
dindio rerum c&leftium , oratio Herculis

Corazzi , Bononknfis , Abbatis Oliveta^

ni ) babita in regia Taurinenfi accade-

mia , cum anno tertìo mathefim publice

doceret , jujfu & aufpìciis InviEtiJJìmì Rs-
gis ViEifirii Amedei , ’Auguflx Taurmo-.

rum , typis Joannis Francifci Mairefé ,

1723. in 4. pagg. XIX.
DI VENEZIA.

Comparifce VEfiro poetico-armonko ^

Parafrafi [opra li primi venticinque Sal-

mi ,
poejla di Girolamo Afcanio Giu-

ftinianì , mufica di Benedetto Marcel-

lo ,
Patrizj Veneti . Tomo primo . Vene-

zia ^ 1724. Il nome degl’ imprelTori

leggelì nel fine del volume : Appreffo^

' Domenico Lovija •• la compofizione de

carat-.
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caratteri muficali è diligente fatica dt

j

Fortuniano /iqfati. Il volume è in foA'

glio ,
pagg. CXXX. oltre ad altre

pagg. 34. contenenti la prefazione *,

alcune lettere fcambievoli fral Sig.

Gìrolamo-afconio Giujlìnìani e’I Sig. Do-

1

meiiico La%zarini , Profeflbr pubblico
|

di lettere umane in Padova; e altre

fra ’l Sig. Benedetto Marcello e ’l Sig.

Francefco Gafparini
;
e oltre alla para-

frali dagli otto primi Salmi , e’I loro

tefto latino al fianco , i quali fon con-

tenuti in quello primo tomo . Di que-
ll’opera , degnillima d’ogni lode, poco
piu noi diremo , oltre a ciò che s’

è

detto verfblafine del tomo preceden-
'

te, a carte 544. La parafrali poetica

in niente li diìcofta dal vero fenfo del

Salmilla , nè dalle interpretazioni che
ne danno i Padri della Chiefa , e gli

fpofitori piu accreditati . Nel verlb

mirabilmente s’accoppia la dolcezza

e la gravità ; e da pertutto tralpira

l’erudizione inlieme e la pietà del no-

bile verfeggiatore . La mulica poi ha
in ciò del lingolare, che con una foa-

vità non gualla dalla mollezza , e con
una femplicità che non ha niente de! I

baffo e del vile , mantiene un tuono
grave e maeftofo , e quale può giu-

dicarfi effere flato quello con cui can-



Articolo XV. 503
;ò i fuoi Salmi il Santo Re che gli

bompofe , con cui i Sacerdoti e i Le-
iti nelle facre funzioni, e con cui gli

Ebrei allorché o celebravan le divine

laudi , o porgevan divoti prieghi al

ijran Dio degli elerciti.

! A quello , col medefimo titolo , fi

:a. feguire il fecondo tomo , in cui fi

contengono fei altri Salmi , cioè dal

nono Salmo al quattordicefimo . A
i luefti fuccederanno in breve il^terzo

;omo e'I quarto . L’ edizione è bellif-

Ima e magnifica , in carta ottima ,

h in caratteri di tutta perfezione , tan-

:o in ciò che alle parole , quanto in

ciò che alla mufica s’ appartiene : e

il frontifpizio di ciafcun tomo s’è ag-

ghinta tavola in rame , con figure che
hanno relazione alla materia che vie
trattata

;
e fon lavoro di pittore e d’

intagliatore molto perito .

Per le medefime ftampe noi abbia-

mo il libro che fegue : Le ingiuriefat-

te alla carità crìftiana dalla jcandalofa

licenza del dir male del projftmo ,
pojle

[etto la correzione di dodeci Ragionamen-

ti morali , ne' quali fi fa conofeere il de-

bito di ciafeheduno in ciò che riguarda

il parlare delli altrui difetti ) ed il da-

re motivo di parlare . Opera del Padre

Carlo Antonio Donadoni , Min. Conv.
umi-
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umiliata a Sua Eccelle?i7M Andrea Ca-
valiere Cornavo f Ambafciadore ordhiario\

per la Serenifs. R.epublica di Vene%ia

alli due Sommi Pontefici , Clemente di

fel. mem. XI. ed Innocenzo XJII. regnan-

te, In Venezia y per Domenico Lovifa ,
i,

1722. in 8. pagg. 233. fenza le pre-
fazioni e l’indice de’ Ragionamenti -

Il chiarifllmo autore cominciava a
farfi conofcere fu’ pergami piu cofpi-

cui
; ma fua fievole complelfione Io

neceflitò a intralafciare quelminifte-

ro apollolico a cui l’inclinava il fuo

zelo . Ciò però che non gli fu per-

meflo d’elèguir con la voce , efeguì i

con la penna ; e mettendo alle ftam-
pe le fue prediche e facri ragionamen-
te , de’ quali s’ è fatta parola nel to-

mo XXIX. a carte 426. continuò
al meglio che potè, a proccurare il

bene dell’anime. Renduto noto il fuo

merito a Innocenzio XIII. di glorio-

fa memoria , tellè defunto
,
volle que-

lli mettere fui candelliere delia Ghie-

fa un tanto lume, acciocché via me-
glio fpandeffe Io fplendore di fue eli-

mie virtù , e io promoffe al vefcovado
di Sebenico nella Dalmazia

.

Fin dell’anno 1721. per le Rampe
del fopraddetto Dovila in 4. fi prin- '

cipiò a pubblicare il Leggendario Fran-
cejca-
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cefcanO') overo i/iorie de Santi

, Beati
,

Vetierabili ) ed altri uomini illujtri^ che

fiorirono nelli tre ordini ijlituiti dal Se-

rafico Padre fan Francefco , raccolto e

difpofio , fecondo i giorni de' mefi , ht

quattro tomi dal Padre F. Benedetto
Mazzara ,

Minore Riformato ; e m
quejla ter%a imprejftone più, corretto , e

per l'aggiunta di nuove vite ridotto in

dodici tomi dal Padre F. Pietr’ Anto-
nio di Venezia , dello fiejfo ordine e ri-

forma . Ufcì in quell’anno il primo
tomo e alcuni altri appreffo: altri di

mano in mano negli anni fiafleguen-

ti; è ora Ita per ufcire il dodicelimo
e ultimo tomo , per cui fi renderà
queft’opera compiufa.

Nel fine del quarto tomo , appar-
tenente almefe d’aprile , a carte 441.
leggefi una fcrittura del Padre foprad-

detto Pierantonio di Ve7ie%ia , che an-

che fi fe girare ieparatamente per le

mani dì varie perfone , con quefto ti-

tolo : Ràfpofla alla Lettera apologetica

del M. R. P. F. Luigi Maria Bene-
teiii , Lettore de'Minimi , m diffefa di

ciò che il P. Pietr’Antonio di Venezia,

M. Rifor. rcccconta di s. Francefco di

Paola nel Giardmo Serafico iftorico , to-

mo primo
,
parte prima

, cap. I 4 . Per
piu chiaramente informare ilpubbli-

Tomo XXXV. Y co
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co de’motivi di quefta fcrittura , e '

della controverfia iftorìca a cui la ftef-

fa ll_riferifce , e’ convien ripigliare la

cofa da piu alti principi . Fin l’anno

1710. il predetto Padre Pierantonio

avea eipofto al pubblico
,
per le ftam-

pe del medelìmo Lovifa, il Giardino

Serafico ifiorico , parimente in 4. in

due volumi. Quivi nel tomo I. par-

te I. cap. 14. a carte 243, fi afferma,

che il gloriofo fan Franceffo di Pao-
la , prima d’iftituire il fuo ordine de’

Minimi , fe voto di farli Frate Mino-
re, che ne veftì l’abito, e vi fe novi-

ziato e forfè anche profeffione . Spiac-

que sì fatto racconto a’Padri Mini-
mi , e fra elfi ad uno , che è già ia

poffeffo di molta fama per la fua let-

teratura , ed è il P. Fr. Luigi-maria,

Beìietellì, Vicentino, che piu anni in

fua religione leffe filofofia e teologia

.

Quelli con Toccafione che l’anno 1712.

pubblicò dalle Itampe di Antonio 1)

Zatta in 4. il fuo Pecile Minimitano
, 1

ijìoriato della vita e miracoli difan Fran-,

cefco di Paola, con le annotc.%ìoni erudir-

te e morali di Virgilio MabelH d'Atene, \

nome anagrammatico dello lleffo P,’*

Benetelli; quivi a carte 82. inferì al-

tra fua fcrittura , con quello titolo
;

jl

Lettera apologetica al NI. di. P. Fr.

Pietro
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Pietro Antonio di Venezia , Mmor
OJfervante Riformato', circa ciò che rac-

conta di s. Francejco di Paola nelGiar-

dino Serafico ijlorico ec. nella q^iial let-

tera molte ragioni e autorità produ-
ce in prova, che il Santo fuo iftitu-

tore , mai non abbia tra’Frati Mino-
ri portato quell’ abito , nè profeffato

mai l’iftituto del Serafico Padre fan
Francefco . E quella fcrittura altre-

sì , ftampata in fogli volanti , fi efpo-

fe nel tempo fteflb in piu luoghi fbt-

to gli occhi del pubblico , e fi fe paf-

fare nelle mani di piu perfone eru-
dite . Ora il Padre Pierantonio , noni

contento d’aver nuovamente annove-
rato s. Francefco di Paola fra’ Santi

del fuo ordine, e d’avere inferitala

fua vita nel tomo IV. del fuo Leg-
gendario Francefcano , a carte 29. ha
anche voluto confermare la fua af-

ferzione , con imprimere altresì nel

fine dello fleffo tomo la fua Rifpofia

alla Lettera apologetica , ficcome piu

fopra detto abbiamo . Ma perchè que-
lla Rifpofia non comparve fe non die-

ci anni dopo ufcita la fuddetta Let-

tera apologetica , però l’autore nel proe-

mio rende ragione di quefto fuo in-

dugio. Non così tuttavia indugiò il

; Padre Benetelli , il quale comparve
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con nuova fcrittura , in forma di let- '

tera , in data di Venezia li 25. fehhra-

ro
y 1721. more Vetieto ; e vi prefifle

quello titolo : Anticritica apologetica ,

diretta al M. R. P. Fr. Pietro Anto-
nio da Venezia , Rifformato difan Fran~
cefo , dal Padre Lettor Fr, Luigi Ma-
ria Benetelii, de Minimi y in rifpoftadi

unafua Lettera fiampata l'anno MDCC
XXII. Piacque però al medefimo Pa-
dre , di porvi innanzi quello fronti-

fpizio latino : Sacrum verìtatì ayiathe-

ma a Fr. Aloyfio Maria Benetelii ,

crdinis Minimorum Leciore. Venetiis ,

typis Antonii Bortoli , 1722. in 4.

15 - ^ ^ .

Quella controverfia fufcitatau fra-

Padri Francelcani e Minimi intorno

alla perfona di fan Francefco di Pao-
la, porge a noi motivo di qui accen-

nare altra non molto difl’omigliante

còntroverfia , ultimamente rifveglia-

rali , intorno alla perfona di fan Tom-
mafo d’Aquino. Si eljJofe in pubbli-

co , non ha guari , un libretto d’au-

tore anonimo , in 8. di pagg. 79. trat-

tone la prefazione e gl’indici ( fe llam-
pato in Lione , come leggelì nel fron-

tifpizio , o altrove , noi non ollam d’
'

affermarlo ) col titolo chefegue; De-
Mcnacbatii BenediSiiìio D homx AquU

\

natU (
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; mììs apud Cafincnfes , antequam ai Do-
rninkamm Prxdicatorum ordinem fi: tranfi

ferret^ hi/lorica difquifitìo. Dipoi noti

molto dopo ,
altro libretto limilmen-

te in 8. dì pagg. qj. dalle ftampe dì

Venezia, di Andrea Mértturio , acuì
l’autore anch’efld non volle mettere
il fuo nome , fi fe vedere con quell’

altro titolo: De fabula Monacbatus Be-

nediBÌ7ii D.T'homjs Aquinatis ^ Kefpon-

fio ad hijloricam àìfquifitionem de mo?ia-

chatu Benedi5litto D. Dhoms, Aquinatis

apud Cafinenfis , a7itequam ad Domìni^
canum Pr£dicatorum ordinemfi transfer-

ret . Gli fcrittori di quelle due ferie-

ture qui fi fanno conofeere di dottri-

na ed erudizion non comune;e l’uno e Y
altro adduce piu ragioni e piu tellimo-

nianze per perfuadere il Aio alTunto;

il primo affermando , che fan Tom-
malb d’ Aquino ,

prima di renderli

Domenicano
,
profefsò l’ordine di fan

Benedetto in Monte-cafino ; e l fecon-

do ciò negando, e l’uno e l’altro dal-

le perlbne dotte e di buona critica

fornite , n’attendono la fentenza de-
cifiva

.

Altro litìgio parimenti bolle nella

città di Spoleti , mentre alcuni fof-

tentano , che due Santi , col nome
ftelTodi Brizio , abbiano ne’primi tein-

Y 3 pi
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pi della eriftianità governata quella

chiela; e altri alloppofto alFermano,
che ivi fa un fole (anto Vefeovo dì
tal norne , e’I quale ancora di tutti

gli altri fu il primo . Perfona erudi-

ta , lènza palelàre il nome fuo , pub-
blicò dalle Hampe diquella città, in

Kbrettopure in 8. di pagg 58. un'Apo-
kgia per li dtie Santi Brizii , Vefeovi

della città di Spoleti

.

Ma ritornando a’iibri ftampatidal
nollro Lovifa, a^fuoi torchi è tenuto

il pubblico del libro infralcritto : Lo
fpecebio dell’uomo ^ Rime facre e moraliy

dedicate altAltezza Serenifs. diFrance-

feo L Farnefe , Duca di Parma , Piacen~

za &c. dal Cavaliere Carlo de’Rof-
fi , de’ Marcbefi di Ceva . In Venezia y

1722. in 12. gr. pagg. 294. fenza le

prefazioni.

Per le medelime Ifampe Tanno fteL

fo , il già noto al mondo letterato

Sig. Niccolo Madrifio , pubblicò alcu-

ni fuoi lònetti d’argomento fpiritua-

!e, in numero di trentuno, intitola-

ti: Meditazioni criftiane per ciajcungior-

no del mefe , dedicate a S.. E. il Sig. Gio.

Batti/la Conte di Colleredo e Walfa , Ca-
valiere del Eofon d’oro , Cameriere e Ccn-

figlìere di fiato delt Au^fiijfimo Imtera-

tor Carlo VI. e fuo Articfdatore prejfo

la
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1

la SereniJJima R.epiibblica di Venezia . Il

:
libretto è in 8. dì pagg. 36.

Altro libretto in 12. dì pagg.72. fi

è pubblicato nel 1723. per Bonifacio

Viezzeri; ed è un bel faggio dì co-

fe affai maggiori che di fe fa fpera-

re un giovane patrizio , dì cafa mol-
to nobile in quella Repubblica , ma
d’affai piu nobile ingegno e inclinazio-

ne agli ftudj delle miglior difcìpline

.

Il titolo è quefto : Fulginìa
, Rime ana-

creontiche di Benedetto Pifani, Patri-

7,10 Veneto , accademico Rinvigorito .

Confifte in cinquantatrè fonetti ana-

creontici , del nobile autore , prece-

duti da una prefazione del Padre
Angelo-guglklmo Artigiani

,
indiritta a’

Sigg. Accademici Rinvigoriti dì Fo-
ligno , fra’quali egli fi nomina lo Scof-

fo . In quefta prefazione il dotto Pa-
dre ragiona fopra la lapida di Tuti-

na-, da noi piu fopra riferita a carte

258. e prova, che quella che

vi è nominata , fignifica , non fol la

città di Foligno , ma altresì una Dea
dì tal nome , tutelare di quella città,

e che era la fteffa che la Dea Verta.

I Sonetti poi fon tutti concatenati

ingegnofamente fra loro , e vengono

a formare un affai gentile poemetto;

dove , dopo celebrate le iodi della
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Dea Fulginia , il Sig. Tifani pafTa aK
le Iodi di varj accademici Rinvigoriti,

fra^quali fu egli ultimamente afcrit-

*o j e dipoi a quelle di alcuni de’

piu celebri letterati già defunti, del-

la città ftefla di Foligno . E come
fotto nomi di pallori , e allufive a
cofe pallorali, fon le cofe quivi ef-

polle, è mirabile la grazia che dà a
que’ fonetti il verfo ottofillabo o ana-

creontico di cui fon compofti . So-

netti sì fatti ,
di verfi tutti ottolllla-

fei, il Sig. Arciprete Crefcimbeni, a
carte 88. del voi. I. de’Comentarj ,

afferma non trovarfene fra gli anti-

chi; e aggiunge, che furoii mefll in

ufo l’anno 1694. dal Sig. Co. Carlo-

arrìgo Sammartmo . Tuttavia noi ne

troviamo efemplo fra le poefie di Gio-

vanni Eruno^ Riminelè , llampate in

Venezia
,
per Giorgio Ruftoni , ne!

1506. dove il fonetto LXXXIIL è

tutto ottofillabo , e quello è il fuo
primo quadernario;

chi d\rnor troppo fi fida

IdjjV^il fin [ìhernita

Io per mt già fui tradito

Mentre fu mio du 'p & qu da -

Incitato dagli univerfali llimoli de-
gli lludiofi del buon verfeggiare to-

fcano il Sig. Giovambatifia Cateva.'yCkQn.-

tilUQ-
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3

tìliiomo Sanefe , a cui la fua molta
abilità ed erudizione ha ultimamente
meritato il titolo pre8;evole di Segre-

tario del Sig. Co. di Golloredo , Am-
bafciador Cefareo a quefta Serenifs.

Repubblica
;

s’è meno a raccorre

quelle poche rime delZarpì, che per
varie raccolte e in altri libri andavaa
difperfe, e a quelle unì alcune altre

della Fauftina fuaconlbrte. Ma
poi per dare alquanto piu di corpo
al volume , alle lleire aggiunfe alquan-

ti componimenti d’ alcuni de’ piu ri-

nomati rimatori o viventi o ultima-

mente defunti; e dielle a imprimere
al nollro Giovangabbriello Hertz ,

con quello titolo; K.i.me àeltAvv^^cato

Gio. Badila Felice Zappi, e ài Fau-
lliiia Maratti , fua conforte

;
coll'aggiun-

ta delle più fcelte di alcuni rimatori di

quejlo fecole . Edizione prima ^
dedicata

all'Emin, e Jl.ev. Principe, il Sig. Cardi-

naie Ulijfe Giufeppe Gozzadini da Gio.Ba-
tilla Catena . Il libro , che è in 12.

fu impreffo nel 1723. ed è pagg. 287.

in tutto . Le rime del T^appi e della

Sig. Maratti fon precedute da alcuni

componimenti poetici in loro lode, e

la raccolta degli altri rimatori por-

tando in fronte il titolo di Parte pri-

ma , hanno eccitato nel ^pubblico il

y 5 eie-
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defiderio di vederla fuffeguita da una
feconda parte , e da altre ancora .

Fra quelle rime alcune poche ne fo-

no
5^

le quali dal loro collettore qui lì

danno per inedite

.

E ufcito il primo tomo delle Ope-
re del Padre Criftiano Lupo y già prò-
meffe nel tomo precedente , a carte

544. Porta il breve univerfaliffimo

ftontifpizio : Patris Chriftiani Lupi
Opera ormiia . Ma liegue altro parti-

colare e piu ellefo frontifpizio del pri-

mo tomo : Synodorum generaltum ac pro^

vincialìum decreta & canones , fcholiìs ,

notis y ac hijlorìca aHomm diJTertattorie

Ulujlrati y perF. Chriftìanum Lupum,
Iprefem ,

ordinis HeremìtarumjanEiì Au^
gufimi y facr£i theologU in alma Lovanien-^

fi univerfitate DoHorem y ac Regium prL
marium Profejforem^ Pars prima . Ope-^

rum tomus primus y compleHens 5
ultra

Synodum Nic^nam y Sardicenfem , Co;;-

ftantinopolitanam y & Fphefinam y Dif-^

fertatìonemprocemialemytx auBorìs marm^
/criptopofibumamyde Meletii& Artiperfo^
nis y moribusyatque errorihus y necnon addi*

tiones quamplurimas ad Symboli Apofio*

iici & Nicétni dìj/ertationem y nunc pri*

nmm in lucem editas : fiudio aè labore

F. Thom^ Filippini > Ravennatenfir y

ejhsdem ordiìiis- Venetiisy profiant apud
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Jo. Baptijlam Albritiim n. Hieron. &
Sehajlianum Colai

, 1 7 2 4. Tiittavia nel

172:?. è ufcito quefVo primo tomo »

eh’ è in fogl. come faranno anche gli

altri che gli veran dietro
,
pagg. 408.

fènza i prolegomeni e l’indice delle

colè notabili
.
Quello primo tomo dal-

l’editore è confacrato al Sommo Pon-
tefice Innocenzio XIII. Viene la vita

dell’ autore , Icritta dal P. Gmfeppe.

Sabatini., Ravennate, Bibliotecario del-

la biblioteca Angelica in Roma : in-

di un avvilo dell autore , cui polè in-

nanzi alle fue olTervazioni e notelb-
pra i Concili; e apprefl'o altro avvi-

fo dell’editore, dove fignifica, qua-
li colè abbia aggiunte nell edizione dì

quello primo tomo , che fi defideran

nell’edizione precedente, e quali lì

aggiugneranno negli altri tomi . Fi-

nalmente fi ha un in ice de’ capi e
titoli , e altr’ indice de’ canoni , che
in quello primo tomo fi efpongo-

no

.

A quello fi fa fuccedere il lècondo

tomo , di cui ballerà per ora che’l Ib-

lo frontifpizio fi accenni . Syn''dorum

generalium , ec. Bars feemàa ,
Operum

tomas fecunàus , compleliens , pr&ter dif-

fertationes de fynodo & latrocinio Epbe-

finis , Synodum Chalcedonenfem , Con-

y 6 fiantì-
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fiantinopolitanam fccundam àiHamquin~
tam fyncàum ^ & ad Ephe/biam fyno-

ànm Ó' latrocinium
,
fyncdumqìie Chalce-

dcnevfcm appendices , feu fu/wres com~

mentatjoìies ^ dijfertationem pofibtmam de

vocibusfuhflantia , ejfentia , perfona -ifuh-

fifleyitia , ccnfuhfiantialitate -, nuncprimtim

in lucem editam , ec.

I libri della perfetta poefia italiana >

da che l’anno 1706. comparvero in

pubblico , Tempre furono in pofleflb

della flima e della lode degli uomi-
ni letterati . Ciò fece che fattoli , in

breve Ipazio, vendita di tutti gli e-

ièmplarij queft’opera s’era fatta rarif-

iima , e confeguentemente in vano da
molti ricercata . Le frequenti ricer-

che furono a molti librai ftimolo per

imprenderne la riftampa : ma il no-

ilro Sebaftiano Coleti n’ha avuta da!

P. Sehafliano Palili l’ultima fpinta >

con r efibirgliene un efemplare tutto

poftillato dalla mano critica ed eru-

dita del Sig. Ab. Antonmaria Salvini,

Come quelli fiafi indotto a farvi ta-

li polline , e come poi fieno quelle

capitate nelle mani del fopraddetto
P. Pauli y e quelli poi abbiale date al

Coleti , lo elpone lo llelTo religiofo nel-

la lettera , con cui al Sig. D. Anto-
nio Caracciolo, Principe diTorella,
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ec. intitola quefta nuova edizione .

Quefto è il fuo frontifpizio : Della,

perfetta poefta italiana .y [piegata e dime-

{brata con varie offervarrMni da Lodovi-
co Antonio Muratori, ee. Con le an-

notazioni eriticloe dell'Abate Anton Ma-
ria Salvini , ec. L’opera è divifa in

due volami : il primo' è pagg. 470^

è 471. è il fecondo. In oltre vi fono

fe prefazioni e piu indici ;
e una giun-

ta d’alquanti lonetti à.t\lLappi nel fi-

ne del fecondo tomo , i quali anche
kggonfl nella prima edizione..

Dal Pezzana 5’ è fatta nel 1721,

una nuova edizione di tutte le opere
mediche del famofo Lwrt Tozzi , eoa
la fteffa divifione in cinque tomi , e
con lo ftefs’ ordine col quale da noi

nel tomo VIIL pag. 456. fono Paté
riferite - Piu impreffioni fe ne fèceroj,

e in Italia e fuori, prima di quefta

cIk è la fettima: dal che può argo-

mentarfi la molto ftima in cui fem»

pre fu ed è il loro autore ,
il quale

non folo fu nella filofofia e medicina
grandemente perito , ma anche nelle

feienze aftronomiche ,, geometriche ,

e analìtiche . Anzi quant’egU nella let-

tura de’ libri fanti fofleverfato, il diè

a conofeere nel libro che fè imprime*

re col titolo di Tbefes phyfic£ ex fa~
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tris litteris àepromptc-y in 4. accenna-
to da noi nel tomo XII. a carte

426.

Morì quell’uomo infigne in Napo-
li agli II. di marzo del 1717. d’anni

70. Nacque egli in Averfa : fe ifuoi

primi lludj in Napoli , dove anche
gli fu conferita una pubblica lettura,

leggendovi fino a quattro.volce il gior-

no. Vi ottenne la cattedra primaria

di teorica, e ritennela fino alla mor-
te , con facoltà di poterla far legge-

re da altri . Carlo II. Re delle Spagne
lo dichiarò Protomedico generale di

tutto ’l regno di Napoli ; Innocenzio
XII. lo fece fuo medico, e chiamol-
lo a Roma , conferendogli la catte-

dra primaria di medicina nella Sa-

pienza. Morto lui, fu eletto medico
del conclave , ma fu neceffitato a par-

tire per la Spagna , èfiiamatovi da
Carlo IL Intefa però per cammino la

morte di quel Monarca ,tornoflene ad-
dietro ; e tuttoché Clemente XI. con
aliai vantaggiofe e onorevoli condi-
zioni Io prefuadeffe di fermarfi in

Roma, por t olii per lue private faccen-
de a Napoli; nè di là ^i permife la

partenza quel Viceré, Duca diMc-
dinaceli. Agli lludj fino all’età decre-
pita fu applicatiflìmo , come dimo-

llran-
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1

g
flranlo le fue Te/t fifiche pubblicate

nel 1713. correndo l’anno lettantefi-

moquarto di fua età * Di quelle no-

tizie ci confeflìamo tenuti alla dili-

genza del piu volte lodata Sig. Aba-
te D* Antonio Mmutillo ^

Aggiungafi un infigne opera lega-

le y comunicata al pubblico per lo

Iteffo imprefibre . D. Dominici ab
AguirrC) Comitis Nlo.jfatenfis ^

olim in

Rarchhionenfi academia publici kgum in-

terprttis y Auditoris generalis Regii exer^

citus: Cathaloniés y ac ejusdem principatns

in Regio criminali coìicilio y deinde in Re--

già audientia civili Senatoris , /aeri Ca-
puani concila fidelìjfimi regni Neapolis

Pr£ftdis y ac in fupremo regnorrm coro-

na Aragonum concilio Regentis Tìecanìy

& nmic Regentis in Regio fupremo Hi-
[panico concilio aulico Viennenfi y Tracia-

tm de tacita onerum & condtionum re-

petitione y qua tacita repetitio ab equivo-

co conjeBuralis repetitionis vindicatur ;

& earum refpeHive [uhjlantie & regule

difeernuntur . Cui acceffit ejusdem autho-

ris Difeurfus fuper officiis venalihus ge-

zieralitatis Cathalonie y prò fervanda

quoque reipatrie notiti a editus . Venetiìsy

apud Nkolaum Pezza7my 1723.. infogl

Il trattato è pagg. 230. e pagg. 56.

il difeorfo : di piu ci fono prefazio-

ni
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ni e indici copioli . Nel 1721. il no-

bilifllmo autore, parimente in foglio,

ne fe un’ affai grandiofa edizione in

Vienna, ma di pochi efemplari , de*

quali poi , con rara generofità , ne
regalò gli amici . Ma T opera come
univerfalmente ftimata , non poten-

dofi avere da’profeffori della giurif-

prudenza , ne ottenne il Pezzana da!

niedelimo autore una copia , fu la

quale poi ne fece 1’ edizione pre-

fente

.

Riftampa è quella fimilmente dì al-

tro libro
,

già da noi riferito a car.

532. del tomo X. Pratica e compen-

diofa ifiru%ìone àprincipianti ^ circa l’u-

fo emendato delegante dalla lingua italia-

na , compojìa dal P. Benedetto Rogac-
ci , della Compagnia di Gesù . In Vene-

zia, preffo Nicolò Pezzana , 1720. in

13. pagg. 369. fenza le prefazioni e
gl’indici

.

L’anno appreffo
,
per lo fleffo ftam-

patore , in un volumetto pure in 1 2 .

di pagg. 587. oltre alla prefazione e

aH’indice de’ ragionam enti , fi fono
impreffe alcune Prediche morali e pa-

negiriche , opera poftuma del P. Gio-

"vampaolo Gagnoli, della fteffaCompa-
pagnia , infigne predicatore

, morto
nel fervore di fue fatiche, e nel piu

bel
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bel fiore di fua età e di fiu gloria .

Altre due opere d’autori infigaide!-

la inedefima Compagnia fono ufcite

dalla nobile ftamperia Baglioni ;
la

prima delle quali fono i Sermoni fa-

migliari fu i Vangeli correnti delle dome-

niche^ anno primo e fecondo, in due
volumi in 4, del P. Vier-luiti Veggi .

Airimprelfione l’anno 1721.fi diè prin-

cipio .

La feconda opera fi è la Filofofia

peripatetica del P. Giovambatifta de Be-
nediHis y flampata la prima volta in

Napoli , e qui riflampata nel 1723.
in quattro volumetti in 12.

Nel tempo fteflbun fimile pregio s’

è anche procacciato il Tommafini con
ragionamenti d’oratori d’altra chia-

riffima religione , imprcfli in un vo-

lume in 12. pagg. 3Q3. fenza la pre-

fazione e la tavola di quelli
.
Quello

è il t itolo : Oraiyioni di lode ,
compojlc

e dette da diverfi oratori y Che. reg. Tea-
tini . Parte prima . Gli oratori e i lor

difcorfi fono ì feguenti . I. Per le lo-

di di s. Maurelio
,
protettor di Per-

rara , del P. D. Lodovico Lanci . II.

Per le lodi della Madonna del pian-

to , del P. D. Bernardo Cavallerò . HI.

Per le lodi di s. Caterina di Bologna,

del P. Ty.GhifeppemariaBrembati. IV.
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Per le Iodi di s. Felice Cappuccino ,

del P. D. Giovannarrigo Vambarle . V.
Per le lodi di s. Gaetano , del P. D.
Gaetano-maria Alerati. VI. Perle Iodi

dì s. Caterina di Bologna , del P. D,
Antonmaria Bremhati. VII. Pervie Iodi

della fanta Spina , del P. D. Domeni-
co Liguoro

.

Vili. Per le lodi di s. Con-
tardo d’Efte , del P. D. Giufeppe-anto-

nio Terzi. IX. Per le lodi di s. Fran-
cefco ftimatizzato, del P. Giovampk-
ro Bergamini . X. per le Iodi del b.

Piero Gambacorti da Pifa , del P. D.
Gaetano Travafa.

Per Io Poleti s’è renduta pubblica
in queiranno la Vita della Serva di Dio
Suor R.ofa Maria Generali , monaca con-

verfa del terzordine di s. Domenico nel

monafiero di s. Caterina da Siena , detto

il Paradifo , nella città di Siena , rac- '

colta da una religiofa delmedejimo mona- 1

fiero , Sordine de'fuoi Superiori ; data in

luce dal P.F. Ambrogio Caterino Span-
nocchi , dell'ordine de'Predicatori , e dal

medefimo dedicata alla Vergine Santijfma

del Rofario. Il libro è in 4. pagg, 198.
fenza le prefazioni e la tavola de’ca-

pitoli , col ritratto della pia religiofa

a bulino

.

Grande e indefelTo filolbfo fperimen^
latore, e nelle cofe fpettanti aH’ifto-
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ria della natura , di faper eccedente

la (èmplice condizione fua di fpezia-

le, il noftro Sig. Xiamkhelli fi fa co-

nolcerC) e co’ familiari ragionamenti,

e per TalTiduo commerzio di lettere

co’ piu celebri profcfTori viventi , e per

piu libri porti fotto gli occhi degli e-

ruditi. Ora uno ce ne dà, in cui ef-

pone un fuo picciol^ viaggio , impre-
fo a Iblo morivo di Audio , e alcune

offervazioni fattevi in due monti fi-

tuati fra Soave e Monfbrte fu’l Vero-
ne fé . De lìtbographia duorum montìum

Veroneìijìum , unius nempe^ diSii di Bonio-
lo, & alterins ài Zoppica, Adm.Rev.
& eruditifs. Patri Pbilippo Bonanni , e

Soc. Jefu , epìfiola Joannis Hieronymi
Zannichelli . Venetiis , apuà Jofepbum

Corona y 1721. in 8. pagg. 30. con due
figure in rame.

Barti qui il trafcrivere il puro fron-

tifp di due difiertazìani mediche,

ufcite ranno 1722. in quefta città. Lo
ftampatore della prima è Giovanni
Radici ; ed è intitolata ; Differtatio ds

falivatione mercuriali phyjico-meàico-me^

chanka-i Bartholomsei Bofchetti, Vi-

centini 5 pbilofophi& & medicina DoSio-

ris 5
in tria capita divifa ; quorum prius

continet falivs iiaturalis examen y alte-

rum caput eiusdem vitia conjiderat ; ter-

tium
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tìumfalivaticìiem artificialem exbibet . lis

accedmt hiftorU foglici & lethali experi-

mento comprcbat£ . Ad Illufir. & Exceil,

D, D. Aloyfium Pifaiium y Equitem &
d. Marci Procuratorem . L’opera è in 4.

pagg* *52. fenza le prefazioni.

L’altra opera è intitolata:///?/^ temu-

to de^ mali la pejìe y Dijfertazione di Fi-

lippo Maliero , proféjfore di chirurgia

in Padova , m cui hrevemeìite fi accenna

quanto fa d* uopo per prefervarfi da tal

male temuto anche lontano
, e per ifcac-^

ciarlo quando ne fojfe prefente . In Vene-

zia
, prefio Gio. Batifia Rjecurti , in 8.

PagS-.* 27 .

Il libraio Antonio Groppo , a bene-

ficio de’ giovanetti fludiofi , continua
a pubblicare opere de’migliori fcritto-

ri antichi latini , corredate di note

brevi di accreditati autori , fatte ak
la foggia d i quelle del famofb Giovan-

ni Minelli. Eicon di prefente in due
volumetti in 1 2. i libri d’Ovvidio ,

vol-

garmente detti dèPrifii e di Porito ,

illuftrati i primi da Erdmanno Vhfeo , e

da Giovannarrigo Kremayero i fecondi

.

Non è da tralalciare di far menzio-
ne di tre Orazioni, ultimamente qui

efpofte al pubblico
,
per elTere d au-

tori accreditati , e per opere i;ifignì

imprefle, e per la predicazione eler-

citata
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citata ne’ pulpiti piu cofpicui dell’

Italia e fuor d Italia ancora. La pri-

ma è del P. Pauliy piu volte raccor-
dato e ne’paflati tomi de! noiiro Gior-
nale, e inquefto ancora. Dovunque
trovali quello dotto religiofo ,

in Luc-
ca fua patria, in Napoli, in Vienna,
in Venezia , da per tutto lafcia chia-

re veftigie di fuo ingegno e di fuo fa-

pere. L’avvento dell’anno 1721. e la

fuffeguente quarefima predicando egli

alla Corte di Cefare in Vienna, fi con-
ciliò l’amore e la ftima del Sig. Gio-
vanni Priuli , che ivi allora trovavalì

Ambafciadore ordinario per quella
Serenifs. Repubblica . L’anno appref-

fo pafsò Io lleflb a Venezia , e pre-

dicò quella quarefima nella chiefa par-

rocchiale di s. Mosè, dove anche tor-

nato il Sig. Priuli fuddetto , il lune-

dì dopo l’ottava di pafqua prefe il

pofleflò della dignità Proccuratoria ,

che in premio de’fuoi gran meriti ,

a lui dalla patria , fu conferita : e

quello Padre con eloquente compo-
nimento celebrò l’onorevol funzione,

A Sua Eccelkn%a il Sig. Giovanni Priu-

li Cavaliere Proccurator di s. Marco^

Orazione di Sebaftiano Pauli ,
della

Co7igrega%ione della Madre di Dio ,
J/io-i

rico di S, Mc^efià Cefar. Catt. Venezia^
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per Biagio Maldura , 1723. in 4. gr.

pagg- * 9 -

Ora%ione funebre nelle Reali efequie

di Amia-cri/lina-ludovica Palatina di Sult-

zbac , Principejfa Reale delPiemonte , ce-

lehrate in s. Giovanni di Torino /z 30.

luglio 1723. recitata dal Reverendi/. P.

F. Giacinto Tonti , ec. Aggiuntavi mia

breve apologia in difefa della medefima

orazione. Terza edizione . In Venezia

per Giufeppe Corona ,17 23, in 4. pagg.

27. Le due prime edizioni fi fono fat-

te in Torino : dove effendo fiate all’

autore riferite certe oppofìzioni che
alla predetta orazione venivan fatte,

tuttoché non foiTerfi fatte pubbliche
per la flampa ; tuttavolta munirla vol-

le delle fue difefe.

Morto in Meflina il dì 26. di fet-

tembre dell’anno precedente , il P. Gù
rolamo Giunta . Meffinefe , Predicato-

re inligne della Compagnia di Gefu,
il P. Francefcomaria , fuo fratello , e

anch’eflb di molto grido nell’efercizio

dello fleflb minifterio evangelico , fli-

mò ufficio di fraterna pietà il cele-

brarne con Orazione funebre la memo-
ria del defonto , e sì anche raddolcir-

ne il dolor della perdita . Ufcì que-
lla dalle flampe del fuddetto Coro-
na, l’anno 1722. in 4. di pagg. 24.
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Dal Poleti s’è pubblicato un cata-

logo di tutti gl’italiani, che agli or-

dini cavallereichi di s. Giovanni Ge-
rolòlimitano e di s. Stefano Papa e

martire fono Itati aferitti . Quelli
con ordine cronologico II delcrivono
fotto a’nonai delle loro città , chejJer

alfabeto fono difpofte . Il libro è in-

titolato; JJItalia nobile nelle, Jite città)

e ne* Cavalieri figli delle medeme , i

quali d’ anno in anno fono flati infigniti

della croce di a, Giovanni e di s._ Ste-

fano : opera di Lodovico Araldi , de-

dicata alli nohilijfimi Cavalieri delle fa-
dette due invittijfime religioni. In Vene-

ne%ia , preffo Andrea Poleti , 1722. in

12. pagg. 386, oltre alla dedicato-
ria,

Jacopo Tommafini aggiugne pre-

gio a’fuoi torchi con le Prediche dell*

avvento e alcuni panegirici facri del P.

Giovampellegrino Turri) della Compa-
gnia dì Gefu , dall’autore ItelTo, de-
dicati al Sig. Card

,
Qlivieri , La Itam-

pa è del 1723. in 8. pagg. 680. fen-

za le prefazioni e l’indice de’difcorfi

.

Per Carlo Buonarrigo , in un vo-

lume in 4, di pagg. 338. oltre alla de-

dicatoria al Sig. Cav. e Proccuratore

Luigi Pifani , e oltre all’indice ;
fi fono

impreflì , Delle notizie iGiotiche della le-^



528 Giorn. de’ Letterati
,

ga tra P Imp. Carlo VI. e la R.efuhbli..

ca di Ve7iezia , centra il Gran Sultano

Acmet III. e de loro fatti d'armi daW
aìino \'^\ \. fino allapoxe diVajfarowitz.,

di Girolamo Ferrari, Dottor delle leg-

gi.) libri quattro.

Dalle ftampe di Marino Roffetti

fi fta attendendo l’ Ifioria del regno di '

Luigi XIV. R.e di Francia e di Navar-
ra tradotta dalla Imgua francefe nell*

italiana
, divifa in quattro tomi , in 4.

E con quelle due opere illoriche po-
traffi appieno per ora foddisfare a
chiunque è curiolb d’informarli delle

colè avvenute in quelli ultimi anni.

Per lo nollro libraio Bafegio fi fa d

una riltampa del Vocabolario degli Ac-
cademici della Crufea compendiato . Que-
lla è la terza edizione , che a mo-
menti Ha per ufeire, divila al folito

in due volumi in 4. e in tutto fimile

alla feconda , da noi annunziata nel I!

tomo XXVIII. pag. 472. fe non che
lo llampatore ce la promette piu delle

antecedenti corretta

.

p I V E R O N A.
Divifamento faggio del nollro Sig.

March. Scipione Maffei , già lunga pez-
za maturamente concepito , e ora
principiato felicemente a metterli in

opera , fi è quello dì raccogliere in

piu
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piu tometti alquante delle miglior

tragedie, fcritte da’ piu iafigni poeti

d'Italia, a ufo del teatro, e darle al-

le /lampe. Per opera di Jacopo Val-

larfi , nollro impreffore
,
queft’ anno

1723. fi pubblica il primo tomo, in

8. con que/Io titolo : Teatro italiano

,

io fta fcelta di tragedie per ufo della fee-
' na. Le tragedie che qui ficoiitengo-

(no, fon quattro, tutte lavorate fu 1’

' idea de’ Greci, fenza divifione di atti

I e di feene ;
ne dà però l’editore , nel

fine di ciafeheduna , il modo di di-

viderle, per facilitarne agl’iftrionila

recita : e fono le feguenti ; i. Sofà-

nisba ^ del Co. Giovangiorgio Triffino ,

Vicentino; Orejle^ dì ÌAoiT. Giovanni

Rucellai , Fiorentino ; Edipo Re , di
Sofocle , tradotta dal greco da Orfatto

Giujiiniano ) Nobile Veneto; Meropel
del Co. Pomponio Torelli , Parmegia-
fio . Di quelle il folo Orefte lion fu
mai per l’addietro impreffo. U Edi-
po, tuttoché d’autore llra.niero, tut-

tavia e per l’eccellenza fua , e pec
lo merito del traduttore , ha avuto
luogo in quella raccolta , nella qua-
le anche farà unico . Il volume è pagg.

403. ed è preceduto da una affai dot-
ta prefazione del Sig. Maffei , univer-

fale a tutta quella raccolta , di altre

Terno XXXV. "Z' - paggj*
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f)agg. XLIV. dove fi dà urfifioria del '

teatro e difefa di effo . Ma in oltre quel
Signore premette ad ogni tragedia al-

j

tra breve prefazione. Innanzi a tutta
;

vi è la lettera dedicatoria dello ftam-
patore al Sig. Co. Antonio Rambal-
do dì Collalto

; e dipoi altra lettera

del collettore a quello fieflb Cavalie-
re, con cui gl’indirizza la fua IJlaria

del teatro , ec. Le anguftie in cui ci

troviamo, non ci permette di piu a
lungo difcorrere della prelènte raccol-

ta , come nè pure del fuo illuftre Me-
cenate; e però ci riferbiam di farlo in

altro tomo , a luogo piu opportuno.
Sta intanto fotto a’ torchi il fecon-

do tomo, attefo con avidità da' let-

terati di buon gufto, le cui quattro '

tragedie fono : i .Torrìfmondo , dì Tor-

gmtoTaffo; 2. Afiianaite dì Boìigianni

Gratarollo f Salodiano; 3. Semiramide^.

di Muzio Manfredi , Ravennate ; 4.

Le Gemelle Capevano , di Anfalda Ce-

bà , Genovefe : e quell:’ ultima or
per la prima volta vede la pubbli-

ca luce.
^

j

Ma già Tanno addietro , fu Tedi- i

zioni Venete , il Berno ftampatore
ha lavorata una nuova edizione del-

la Merope dellbprallodato Sig. March.
Scipione , in 8. pagg. 63. non com-

prefa
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prefa la prefazione dell’ Autore al

Serenifs. di Modana . Altra edizioa

limile, del 1718 . fatta in Siena, la-

fciatafi qui vedere , fa chiaro cono-

fcere la ftima in cui fi tiene in ogni
luogo quefto poema, e l’autor fuo.

Rim^iio da non ifpregiare nel mal ca-

duco , propofio da Sebaftiano Rotario
chiunque lo volejje fapere . In VeronUy

[per li fratelli Merli

y

1 722. in 4. pagg.
12. Mòftra in primo luogo quelfo
jnoftro profeflbre dotto e fincero , in

Iche confifta il mal caduco', e, pur-
llchè quefio non fia ereditario , nel

qual cafo ne giudica difficililfima la

^cura y per non dirla impolfibile , fog-

|giunge , lo fielTo non effere affatto

arremediabile . Affegna pertanto al

imedefimo T unzione mercuriale, e
con valide ragioni ne prova l’effìca-

'eia

.

AVVERTIMENTO.

A carte 247 . Un. 23 . 24 . dove /i leg-

ge : e’I fuo pefo è di zecchini undici
e mezzo e piu : correggi: e’I fuo pelo
;è di zecchini dieci e un quarto e piu.

IL FINE.



ERRORI occorfi nel tomo XXXIV.

Un. Errore

s 21 raccomandata
17 4 Ferdìnanco
23 IO Salirono cc.

49 19

54 IO Orfo a ne l Ar-

cano

55 ^7 dalle

59 14 della

79 X curra

90 I per

9 J I detto

2 quattri

5>7 I tante

105 5. Il Majeli

137 24 uovo
140 24 - altro

195 12 micografi

208 S
Lofdini

219 20 mezzi
225 3 de
259 19 Noia
^73 25 dal

^75 19 perpetuo
285 19 foggiacciao

294 2.295*21 .1722.

328 ri nei

349 25 Antonio

354 6 alla

357 30 sì fatti a

394 24 de’

395 12 trai*

4C9 12 Barchajo

445 9 compiendoli

452 22 edizioni
25 Simili lìano

497 20 XXXII.
515 I nella

*545 JI al

Correttone .

laccomandaro '•/

Ferdinando 'j

Erano in un carrcz- ]

zi no fcoperto
;
quan-

do a calo ec»

quel
Orfo, ne TArno

delle

dalla
cura
datcnerfipcr
detti

quattro
con tante
Majelli
uoino

I

alto

niicrografi

Londjni •

mezze
del

Noli
del
perpetim
foggiacciono
172.1.

a*

Antonino
Ja

sì fatti

da*

dall’ :

Barda jo

comprendoali
^

dizioni
limile Ha
XXX*
neiie -

. il-
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