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T A V OLA 
D £’ 

LIBRI > TRATTATI, ec. 
De* quali s*è parlato in quefio 

Ottavo Tomo* 

i titoli fegnati dell* Afterifco * fono 
quelli de’ libri riferiti folamente-» 
nelle T^ovclle Letterarie, e de’ qua^ 
li non fi è fsLtto Articolo a parte. 

A 

A B D u‘ ^ ( Stephani ) Jufio Viceco^ 
> miti, Stcunddi V^omte defenjeri prò- 

fugatori » %Admonitio... 3 S 3 
* Affaitati { ^ntonrMaria.} Fiori 

Iftoricijcc. 43 5> 
^ Amenta C^iccolò) Rapporti di 

Parnafo 5 Parte L 44Ì 
deWAhc\ {Accademico} Y^di'w Re¬ 

gali {Matteo} , . 
Averani (Giufeppc ) e Targìoni (Ci- 

priano) Efperienze fatte con lo fpec- 
chio uftorio, ec. azr 

B . ’ 
Bacch ( Andre;e; De Tbermis . £di- 

tio au^a» ^ ’j’j 
* Baglivi (Georgii) Opera Medica» 

^ 2.' Edi- 



Mdltio oBayà\; 430 
Balei (Jo- Baptift^) D. Atttonfi Ga- 
ìcotx Difieriatio de momento gra~ 

in planisi .^ f ^ 
* BarbatiRime. . 45y 
BELLÀ^J(,,yintonfrancefcq) Obbliga2io¬ 

ni di un Marito Criftiano verfo la 
Moglie. 538 

^ Beli. INI ( La urenti i & 
ufu reniumy^de organoguflus. 427 

* Benvenuti {Gilberto) DilTertazio- 
neec. 427 

? Bergeri (]o^y{tntìc\) Annotaiiones 
in Lancelotti ìnflitutiones Jurls Ca^ 
nonici* 425> 
BernIni ( Domenico) Ift<H?ia di tut¬ 
te FErefie. Tomi IV.' 4T^ 

f Bernoullii ( JoannisJ De motti 
mufeutorum, 42.8 

Serti NI (^ntmfrancejió) Rifpoftadi 
^nton-Gmfeppe Branchi alla cenfura 
di Gio.Taoto Lucardefi, ec. T 24 

f Beasi I fGerardi) ^4ppendix ad U~ 

brum'Bziì 'ìTàde ftru^hra ^ ufu re- 
nium. 427 

^ Borelei ( Jo. Alphonfi ) De mota 
animalium. 4^’8 

^ Bossuet ( facopo-Benigno y Vedi ; 
Vezzano {Filippo y 

Bran- 



Buanckì (' ^nton-GiUfèpp^ )' Vedi 
Berti n i {^ton - F rancefc^o ) ? ^ 

C. ^ ^ ^■ 
^ Cal ino {€efare ) Lezioni Saore e* 

Morali, ec. Toìtjo 1. 43 
:^ ‘Qakav t'iMi (.Nicolai ) fFr^kFtionts. 

Feuddes. 441. 
^ Cev^ ( Joannis )De re nmmicL geo- 

mctrice trattata 43 
^ CONitiTAzioNE di uno fcrirto Ita¬ 

liano 5 e Francefe fparfo in Germa^ 
niay eci , 448 .. 

Gontroversie gramaticali intorno, 
alla lingua Italiana-. 

de Corradi Diiliertazione. 
fopra l'e forze moventi* in gene¬ 
re,, ec. 3 SS 
Cortigianj ( Taddeo) dizionario 
c.opiofodi Vocaboli..tofcani,latini,, 
c greco-latini * 43 t 

d <! ■ 
> Duckeri (Andt^x) Opmfcida de La- 

tim(atQ Vetcrum Jurifconftiltom.^i'^ 

* Ettmuleri (rMiehaelis-Ernefti ^ 
Trafatìo Ramazzinum deTrìnci- 
pum Valetudinetuenda* 430 

F 

Forteciierri ( I^ìccoIq) Orazione, 
3 detta, >-4 



detta in Campidoglio nell’Accade- 
miadel DifegnOjCC. 4^1 

* Prezzi {FedeYlgo)iì Quadriregio , 
ec., 43 

G 
*' Galeotìe, ( xAntonii ) Vedi : Balbi. 

( Jo: Bapeirtae ) 
* GhLLiziKiVier'Giacinto) Vita di 

SanFrancefcodiSales. 4^51. 
Giordano {Vitale) Sua morte . 451 

L. 

^Laderchi (Jacopo) Lettera al Cava- 
lier Fiorccino.Edizionefecoda. 43 ^ 

^ LancelottI ( JPauli ) Inftitutiones 
Juris Canonici. 418. 

^ Lasor, a Varea (xAlphonft ) Vtdiv Sa- 
vonarolìE r Raphaelis.) 

Leonardi ( Donato^^Antonio ). Dia- 

Jogodell’Arno,, e del Serchio, ec. 
Accademico Ofeuro , 151 

--Dieta de Fiumi, ec., dciri/4jff^- 
demico Ofeuro .. ^60 

^ Lucchesi NI 0 Jo, Laurentii) T^/e- 
mica Hifiotia Janfenifmiy ec. Enchiri' 

■ dii Vars. IL & JIL 452. 
^ —■ Mauritiuh & AjrtahafdeSiTra- 

gedi£, Carminim Tomus IL 
A -- Maurizio Imp, e Clodoaldo 

Princ, dìDanimarca^Tragedie date 
in hi- fc. . . 



in luce da Teodoro Vangalo '4^5 
M- 

^ Maffei {'Paolo-^leJJ^ndro ) Vita del 
B. Pontefice Pio V. 45^2. 

* Marchett I {yikfsandro ) Lettera, 
nella qiiale fi ribattono le ingiufte 
accufe dategli dal P.D.G.G, ec. 43=7 

Marsilli {yinton-Felice )Sua morte, 
ed elogio. 36^- 

Marsilli (^Luigì'Ferdinando) Due let¬ 
tere intorno.alla ftoria del mare 3 e 
alla grana de’tintori.. i 

Mazzuchelli ( Jo.PauliJ MediolanHm 
Secunda B^mciy Difsertatio^ KApologe^ 

JultiVicecomitis. 368 
^ MicHELOTTi CP/eni»/Gw/^Goghiet- 
' ture fopra le infermitàjcc. regnanti 

negli animali bovini. 4^7 
^ Montecuccoli {Faìmondo ) Me¬ 

morie 5 ec, 432. 
* Morena (Othonis, <& Acerbi) H/- 

[ioricL rtrum Lmdenfium.. 43 9 
Mlirator l C Lodovico’AntonioyKicno. 

Tetrarca rifcontrate , ec, con 
le Confiderazioni di ^lefs. Tafsoni, 
le Annotazioni.di Cir> MuT^o , e le 
Olfervazionidi L.A. Huratoru.\77, 

Muzio {Girolamo) Vedi; Murato:- 

RI ( Lodovico-Antonio), 
. . di Ni- 



N; . 
Wi. Ni CASTRO (^Ghyccnni) La Spada-, 

di Salomon c > cc. 3 4S 
NIGRI SOL I {Frcincjefco-Manà) Con- 
iìdei^ziobi intorno . aliai generazio- 

. ne de’vi^Yenci 3 ee. 45;2. 
‘Novelle letterarie d’Italia 423 

—r—^ , di Bologna^ 43.0. 
--- diCampidona., 42,5 
--—di Ferrara ^ 43^a 

—5.. di Firenze » 433 
di Foligno 43 f 

---^diFro-f^cfort,, 424 
d i L€Ìd • 4-^ *> • 

--di Lipfia - 4^^ ' 
—-- d i Lucca, 4 3^7 
o-—r-—di Mantova *, 438 
_■.. ■ ■ . di Milano. .. 43-9 
a, di Modana a. 440. 
-T-——di Napoli. 4f^' 

d i No va ra - 444 
—I-- di Padova.^.. 444 

---—— di'Farìgi). . 430 
k--r-„ di Roma.. 448. 

,... -■f- di Venezia, 455^ 
O 

©SCURO (u^ccademìeo) Vedi ; Leq- 
haHdi iponato-^utonio') 

■ Fa?#> 



^ Pandolfini (LodoTÌco-Mario)'yir- 
ta di Marcello Cardinal d^Alte. 4f i 

^ Pangalo ( reodoro) Vedi : Lucche- 
siNii (Ju.Laurentii) 

* Patrignani (G/«/ep/?f)'Anacreon¬ 
te Cri diano di Trefepio Trefepi. 434 

Petrarca ( Francejco ) Vedi : Mig¬ 
ratori Lodovico-^Antonio) 

* PiTTONi ( fo. Bapciftae) Con}iitH-‘ 
tìoncs TontijicU 3 ec. ad Concurjum 
'ParochìaliHm ycc. 45S 

^ Presepi ( Vedi: Patri- 
GNANI {Qiiijepp^y *■ 
Prina^Girolamo-tAntomoylì tnon-^ 
fo di San Gaudenzio. 444 

y Puliti f Alexandri) 
.. teHamtìt.is condendis potè fiate. ? 43 3 

• K } ■ 

^ Raccolta di tutte le Scritture nel¬ 
la gran caufa di Comacchio . 4215 

y Ramazzi NI 03ernardiniJ^DoPr/«ap3 
valetudine tuenda. Uditio altera^^i-^ 

*  -De contagio fa. epidemia, 
tc,Difsertatio, 44^ 

^ RassiìEri {M^%ìmi[\2im).Vindicà- 
tio contro Vindicias. y ec. 413- 

y Redi (Fr^iwce/co) Opere. Tomi III. 
edizione, accrefciuca , , 453 

Reca- 



Regali {Matteo) Dialogo del Fofe 
di Lucca, e del Serchio, ee; D’un* 
Accademico dell'Anca. i6i 

^ Risposta alle Bjfleffiom fopra il 
Breve di N. S. alla Macftà deirim- 
peradrice a ec. .44^ 

S 

* Savonarol/e (^Raphaelis) Univer- 
fus Tertamm Òrbis/criptorum cala¬ 
mo delineatus y ec. AlphonfiLafor a 
Varca. 44(3 
Segneri {Taolo) Inftruzione fo¬ 
pra le Converfazioni. 434 

Silvestri (Cammillo) Giuvcnalej, e 
Perlìo fpiegati^ illulirati. j 40. 

• *. . T 
Targiovi iCipriano} VediiAvERA- 

Ki (Giufeppe) .ili 
Tassoni (AlefMndro) Vedi;Mura¬ 

tori {Lodovico-Anton io) 
Terenzoni (Jo. Antonìì) Exercitatio- 

nes Thyfico-Medica! j ec. 215 
5^ Tozzi (Lucae .) Opera omnia . To¬ 

mi III. Editiopoflrema. 4 
V 

^ VezZANO {Filippo )D\ÌCOXÌo{o^X2i 
la Storia Univcrfale di Monf, 
po-Benigno Bofsnet > ec- tradotto . 
P.I.L.L 4+0 

Vice- 



VI CECOMi TI s ( Jufti ) Vedi : Mazzìi- 
CHELLI ( Jo. Pauli) 

di Vico ^Giambatiflj. ) Rifpofta a tre 
gravi oppofizioni fatte al fuo 1. Li¬ 
bro De antiqtiijlfima italorum Sapien- 

: tia. 
*V I Gì{OLii]Q2im\s)DiJseYtatiOiec, 4^ i 

Z 

Zambeccari ( Gitijeppe ) De’ Bagni 
di Fifa, e di Lucca. 444 

^ ZiEGLERi {Gafparis) ^nimadver^ 
. ftonesad Lancelotti JnflitutionesJU’- 

ris Canonici • 418 
* Zucconi Lezioni fo- 

pra la Scrittura. Tomo X. 43 4 
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NOI REFOAMATORI 
dello Studio di Padoa. 

■ H Avendo veduto per la Fede di 
Revifione 5 &: Approbatione 

del P. F. Tomaio Maria Gennari 
Inquifitore nel Libro intitolato: Gior¬ 
nale Ae LetierMi d* Italia T’orno Otta^ 
vo non v’eflTer cos alciina contro la 
Santa Fede Cattolica ^ & parimeli*^ 
te per Atteftato del Segretario No- 
ftro 5 niente contro Prencipi &c 
buoni coftumi 5 concediamo Licen¬ 
za a Ghbriel Hertz Stampatore, che 
polfa elTer Rampato , olTervando gli 
ordini in materia di Stampe, &pre- 
fentando le folite copie alle PuWi- 
che Librerie di Venezia ^ & di Pa- 
doa 

Dat. li 31, Gennaro 17 ii. 

( Gerolemo Venier K.Proc. Reff. 
( Marin Zorzi Ref£ 

( 
tAgùJiino Gadaldini 

GIOR- 



GIORNALE 
DE' . 

LETTERATI 

D I T A L I A. 
TOMO OTT^FO^ 

ARTICOLO I. 

Brìeve rijlretto del Saggio Fifico imor^ 
no alla Storia dd Mare fcrittaalla 
Fregia Società di Tarìgi i ora efpo{i% 
in ma Lettera allEccellentijJìmo sigi 

' Critiino Martinelli , T{obile Veneto » 
x^^nnota^gioni intorno alla Grana de* 
Tinteri detta KEF^MES, in una Let^ 
tera airillufirit}. Sig. ^Antonio Vallif^ 
ni eri ì Tubblico Lettore di Tadoa. In 
4* P3gg- 7^* Rnza le Figure , e la 
loro fpiegazione , che fono nell* 
una, e nell’altra Lettera. 

L’Autore di quefìe due Lettere c il 
Sig. Conte Luigi Ferdinando 

Mars I LLi 3 come fi vede dalla foferi** 
Tom. Vili: A zio- 



^ Giorn. De’Letterati 

ziotie fatta alle medefìme,al quale non 
polliam© non dar lodi particolari , e 
diftinte 5 perchè con raro efempio 
accoppiaalla nobiltà de’fuoi natali la 
virtù , e l’amore alla naturale fcienza, 
nella quale fente molto avanti , come 
fi vede dalle prefenci due Lettere , 
dal Prodromo della fua Opera del Da¬ 
nubio mandato , già dieci anni fcorfi, 
alla Regia Società di Londra , e dalla 
famofa Raccolta > che ha nel fuo cele¬ 
bre Mufeo i di quanto più preziofo, e 
più raro ha in varie parti del Mondo 
Ja natura prodotto. Quefti è ben de¬ 
gno fratello di Monfignor Marfilli 
Vefeovo di Perugia (4), che pafsò 1’ 
anno addietro a miglior vita , ed è 
quegli, chefottoil nomedi Anton^ 
Felice Abate Marfilli feopri avanti I* 
Arderò la nafeita delle Lumache Do- 
miporte dall’uovo , e indirizzò la Let¬ 
tera al famofo Marcello Malpighi coi 
titolo De Ovis Cochlearum ipifiola , 
che fi legge (lampata colle Opere del 
medefimo dopo FAppendice de Ovo 
incubato. ( 6 ) 

I.Ef- 
Caj VElogio di qiujlo àìgn 'jfimo 

drà in rifirmo nelL Articolo jti(jegjtente. 
(b) Mai'ce’l. Majp'g, Oper. Onmia . Lugd, 

' Batav.apudPetrum Vander pag. 



Articolo I. 5 
L Efporremo il contenuto della, 

prima Lettera , edipei paleremo alla 
feconda . L* intenzione del nobile 
Autore è ftata qui di dare una fola 
breve notizia delle fue Offervazioni 
fatte nel Mare y molte delie quali 
fcritte in lingua Francefe coi titolo 
dì Saggio Fìfico per la Storia naturale 
de/Mire mando divifeindue volumi 
in foglio alla Regia Accademia delie 
Scienze di Parigi, due anni fono , c 
quello vi fu ricevuto con fommo ap- 
plaufo, come li vede dalla rifpofta 
dei Sig.FMenelle Segretariodi eifa, 
fcritta da Parigi li <?, Agoflo 1710. 
Quelle furono divife in quattro Par,, 
ti, non avendo mandata la quinta , 
per non aver ancora avuto ozio di 
terminarla ,come fpera , e ci fafpe- 
rarc àncora la feda Parte , nella quale 
penfa di porre diverfe analifi del fan- 
gue , e delle carni, e dellofla di vi¬ 
venti diverti marittimi, con intenzio¬ 
ne di paragonarle ad altre fatte intor¬ 
no alle parti d’animali d’acqua dolce , 
c d’altri terreftri, unendole a molte 
analifi pur fatte delle piante maritti¬ 
me, e fimilmente paragonandole con 
altre tcrredri, dalle quali c verifimi- 

A 2 le 



4 Giorn. De’LettSrati 

le molto, chela naturalefcienzagua¬ 
dagnerebbe nobilidlmi lumi. 

’ li'motivo , cheftimolò quello Ca- 
valier letterato ad una si difficile im- 
prefa,fudi voler’indagare dentro la 

. ftriittura della!veomarino , fe vi fof- 
fe un’organica difpofizionecorrifpon^ 
dentea quella da lui ritrovata nella 
parteconfiftente fafTofa, per cuifor- 
mafi il continente della terra, giacche 
avia egli avuto ne’tanti fuoi viaggj, 
ed impieghi il comodo di poter mi- 
furare , e per cosi dire , anatomizzare 
in buon numero le parti della medefi- 
ma, penfando in tal modo con una 
vada idea degna di lui, di potere un 
giorno dimoftrare tutta 1’ organica 
bruttura di quello globo terrefìre, 
avendo perciò a belio ftudio fatta nu- 
merofa ferie d’olfervazioni cogli oc¬ 
chi propri entro lo fpazio d'Europa, 
fofpendendo per ora di pubblicare 
qiiefio Trattato quali del tutto com¬ 
piuto, per mancanza d’alcune OlTer- 
yazioni oltramarine da farli fiiora d’ 
Europa, 

Prima di paflar’a fporre le Parti 
dei filo faggio Filico delia naturale 
Storia del Mare premette una ftrepi- 

tofa 



Articolo I. f 

tofa fcoperta da lui fatta de’fiori del 
Corallo, favorito dalla natura , che I 
Il moftrò grata alle fue fatiche. Egli p-4* 
penfava , che le Piante pietrofe, co¬ 
me il Corallo , le Madripore , e Cp- 
mili non fodero realmente Piante 
ma ftillicid| prodotti dalla foflanza 
glutinofa del Mare a fomiglianza d-i 
tanti fluori , che nelle caverne de’ 
monti veggiamo originarli dall’ac. 
que dolci *, ma dopo il corfo di molte 
fue ordinate oflervazioni , confefsò » ‘ 
che fodero vere Piante , e da Lettera¬ 
to ingenuo , e come fogliono, per fen- 
tenza diCelfo 5 le anime grandiri¬ 
trattò ogni fuo penfiero , obbligane 
dolo a ciò un chiaro feoprimento, che 
gli concedè la cortefe natura, fe bea 
per mezzo del cafo. . 

: (^efto confifte ne’flori dei Corallò 
accidentalmcntefcoperti, come efpo* 
ne in una Lettera it;ritta da lui da 
Callis vicino a Marflglia li iS. di Di¬ 
cembre ijo6, al Sig. Abate Bignon u P-T 
Dopo averlo avvifato di vane odei?- 
vazioni, che andava facendo intorno 
a’Goralli, e particolarmente circa la 
feorza 5 e latte loro, s’avvide un gior¬ 
no , che certi della mededmabi* 

* 

A 5 era- 



€ Giorn, De’Letterati 
erano alquanto gonfiati, e da alcuni 

8, fi vedevano gemere gocce di latte , 
Quefta ofTervazione Tobbligò, a met¬ 
tere un vafo pieno d’acqua di Mare 
con dentro molti rami di Corallo ca* 
vati di frefco in un fico della fua dan¬ 
za, dove la temperie dell’aria fofie 
uguale a quella del fondo del Mare > 
la quale fecondo la dimoftrazione del 
fuo Termometro gli era parata un 
grado più calda di quella della fuper- 
ficie. La mattina feguente trovò i 
rami di Corallo tutti ricoperti di fio¬ 
ri bianchi della lunghezza d una linea, 
c mezza , e fofleniiti da un Calice 
bianco, di cui ufcivano otto raggj 
del colore medefimo , egualmente ià- 
iìeme lunghi, e diftanti i’uno dairal- 
tro , che tutti infieme formavano una 
bellilfima della fimilc a quella del 
Garofano , fa Ivo il colore ,e ia gran¬ 
dezza . Vollefubitoeercar di fcopri. 
re il piede di qucdi fiori, e per tal’ef- 
fetto fu obbiigato,Ievar Tacqua da'va- 
fi, per potere più comodamente fer- 
virfi della punta d’un coltello, e del 
microfcopio , ma quafi nello ftelFo 
tempo vide fparire tutti i fiori, ed i 
tiiLolì ritornare al primiero loro colo- 



Artìcolo L 7 
re roflfo fcnza, che vi reftaflfe un mi¬ 
nimo vefìigio de’fiori. Egli c facile 
giudicare, qualefolTe la maraviglia 
del cLiriofo ofiervatore. Ma fattofi 
animo prefe rifoliizione di rimettere 
fopra i medefimi rami di Corallo 
nuo v’acqua marina ed in uno (lance i 
tubali cominciarono a gittar di nuovo 
della foftanza bianca, ed a crefcere 
fenfibil mente, e di tal maniera , che 
nel termine d’un’ora, e mezza i fiori 
comparvero novamente nella loro 
primiera forma , e bellezza . Repli¬ 
cò l’efpericnza medefima , e fempre 
conlofteiTo fuccefib fino aU’undeci- 
mo giorno, in cui cominciarono i 
fiori a prendere un color giallo, come 
di Zafferano, e lejor foglie ad unirli 
infieme , lenza chefoffe poflibilefarli 
ritornar 5 come prima, anche col yu 
metterli fovente neH’acqua prefa di 
nuovo dal Mare. Qui fa le fue favie 
rifieffioni, sì intorno al latte, si intor¬ 
no ad alcuni fiori putrefatti nc’rami , 
sì intorno ad altri accidenti, che ac¬ 
cadono a’medefimi , e conchiude ef- 
fereJa flruttura delle piante marine p.n, 
molto particolare, e molto differente 
da quella delle rerreftri, mentre ho- 

A 4 tan- 



S Giorn. De’Letterati 

tando quelle in mezzo ai loro alimeli-» 
tOj a fe per la circonferenza della fcor- 
Ea Tattraggono , e quefte io tirano 
dal terreno ordinariamente per mez¬ 
zo delle radici in elio piantate: quin- 

p: 12. di è 5 che ha prudentemente olTer vato, 
che tutte le piante marine hanno la 
fcovz^fpeffay com’egli dice, efpongo^ 
Ja , e quella deXitofìti non è, che un’ 
ammaramento di cellette riempiute 
di un fugo glutinofo, per lo più di co, 
Jorrodb, 

11 tutto illiiftra con le figure miniai 
te al naturale, che fa veramente con¬ 
cepirne chiara l’idea , c volelTe il Cie¬ 
lo, che fofie imitato in Italia, noa 
elfendovi cofa nelle Fifiche olTerva- 
zioni, né la più propria, nè la più ge- 
nerofa. 

Porta dipoi un’altra Lettera col ti- 
. p. 14. tolo di Memorie mandate daMarfiglia 

li ZI. Febbrajo . ijo/.alfuddetto Sig. 
Abate Bignon, con le quali conferma, 
apportando nuove, c replicate oifer- 
vazioni,i Fiori deliCorallo,di cui ne fu 
ragionato nel fupplemento dello ftef- 
fo mefe/7.^5?.Aggiugne alcune fperien, 
ze 5 che avea proraelfe ncH’altra Let¬ 
tera , proponendone pur anche in 

qiie- 



Articolo I. ! 5 
qiiefta delle nuove , che medicava di 
fare. 

Non dobbiamo tralafciare tin udle 
coniglio 5 che dà quello Signorea’ p. ip.’ 
Lavoratori, che travagliano intorno 
a’Coralli, che ridonda in utile della ’ 
Medicina, c di loro, cioè di non git- 
tar via la feorza de’medefimi , nella 
quale ha fatto vedere il latte coagula*^ 
to > e divenuto , feccandofi^ d’un gial¬ 
lo > che s’avvicina a quello di Zaffera¬ 
no , mentre ha tirato da quella per ^ ^ 
diverfe analifi quantità di fai volatile^ 
che formava, come rami, alla fom- 
mità del cappello del fublimatono • 
Quindi è, che dice, che quanto fino-? 
ra fìc fattointornoal Corallo, none 
conforme alle operazioni della natu-» 
ra , penfando fra le altre cofe che una 
miflionc d’altre foflanze diftrugga la 
virtù balfamica , che dee fupporfi nel 
Corallo 5 divenendo in tal guifa una 
fpezie di fpugna, che s’imbeve di var j 
ingredienti, i quali fogliono ufarh in ^ 
quefte offervazioni. , 

Efpofta quella Lettera , > accenna 
che gli riufeì pure anche dappoi Tepa^ p.zo* 
rare dalla foflanza del corallo fpogliaT, 
to della CQrtcccia ti?tee quelle .parti 

A 5 che 
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che fi crovafio ne’vcgetabili, come ne 
avvisò rAccademia di Parigi, e più 
ditfufamente tiairra a fiió luogo nel 
fuo Saggio Fi fico del Mare. 

Palla a ragionar del mede fimo, ed 
|>. ai. efpone in breve il contenuto delle 

quattro Parti mandate alia menzio¬ 
nata Accademiajaggi ugnendo la quin¬ 
ta , cui non ha ancor data rultima ma- 
nò, e accennand o la feda, che va me¬ 
ditando di fabbricare . 

Par.I. Nella prima parla della Struttura 
dellaCratera , ed alveo del Mare , che 
vuole efiere fornaata di firaci fopra. 
Arati corrifpondenti a quelli, che ha 
già rifeontrati ne’Monti nel Conti¬ 
nente , la quale corrifpondenza gli 
giova afiai per avanzare con più fon¬ 
damento il fno fiftema circa la dimo- 
Arazibne dell organica Aruttura del 
Globo terreno . Ciò ha conofeiuto 
prima dalle ripe, o dalle fponde, fe¬ 
condo da’fondi. Ofierva , che quefti 
Variano, or piani, ora inarcati, ora 
irregolari, ora con alvei, che condu¬ 
cono, dal continente fiumi perenni fot- 
terranei d’acque dolci, ora con moh- 
ci ifolati , che rimangono alcune voi- 
tecoperci da diverfe altezze d’acqua ,, 

ed 
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e<i altre volte fpuntano appena fuori 
della medefinia > o pure s’innahiano, 
formando Ifole vi fi bili * Diftinguelc 
parti materiali di qiieftogran vafoia 
duC) una efifenziale , l’altra accidenta¬ 
le. L’elTenziale da cui dipende la 
vera confidenza diqiiefta mole marit¬ 
tima,non è di (limile dalla pietra ordù 
dinaria de’monci della terra, ch’è quel 
mafiiccio , con cui li fermò, e (labili il 
Creatore. L’accidentale poi proviene 
dalla ghiaja,o dalle arene>da’te{laceÌ3e 
da tant’altri corpi eterogenei, che pio*^ 
bano entro il mare ,, e tutti infieme ft 
legano mediante quella glutinofa fo- 
feanza, cheinfe pofiiede l’acqua del 
mare gravida di fali, e di bitume di 
maniera che in quella guifa , cheli 
Tartaro del vino cLiopre le vere pare¬ 
ti de Ile botti, così quelli materiali di- 
verficolla grolfa corporatura impe¬ 
di feo no nella maggior parte deirai- 
veo giugnere con le fponde, o voglia¬ 
mo dire, con lo fcandaglio al vero 
fondo efifenziale .. Si dichiara pruden- 
remence d’aver’fatte le fue ofifervazio- 
nifino a quella maggiore profondità , 
chf può permettere ad una fune Topc- 

A 6 razia- 
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j^azione, 3 mentre divenendo dolina 
groppo condderabile liingliezza , e 
mifiira , s’incontrano difficoltà tanto: 
grandi, che fojo potrebbonfi fuperare 
dalla munificenza di qualche Princi¬ 
pe, cui piacesse maggiormente prò*' 
movere uno ftudio cotanto vailo non 
meno, cheferapre ammirabile deila 
natura. Propone che fi potrebbono 
far preparare baftimenti, cd ordigni 
necefsarj, alla bruttura de’quaìi ha 
penfato , per togliere dalla ménte de¬ 
gli uomini quella troppo divYUgaca 
impreffione, che non fi pofsa in certi 
fuoghi rinvenire il fondo del mare ,, 
il che è lontano dal vero. 

Porta i luoghi, ne’qiiaii ha fatte lo 
fue fperienze, ed ofservazioni ,.e pon-^ 

p. derando lallruttura fimile delLa ter¬ 
ra , e de’fondi del nwe , ftabilifce ,, 
che fra uno ftrato,, e l’altro continui-^ 
no quelle ftefse linee bituminofe di 
Carbonfo/Jìle, che in tanta abbondane 
^a fono in monti vicini al mare ofser- 
vati, nè in altra maniera fucceda nelle 
linee de'fali follili che nella Catalo-^ 

- |na fi cavano egualmente, di quello 
che ha, veduto nella Franca Contea: > 
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neirAuftria fuperiore, riell^Ungheriav' 
nella Tranfilvania, e nella Valachia. 
Giudica finairtientc, le iiiinere , o le 
linee del Carbon follile , che entrano? 
in mare, pon ^iTere , che iin'ammaira- 
mento di bitume, che dona Tamarez- 
za all’acqua del medefimo, e che quel¬ 
le de’ Sali follili le dieno il fapor 
falfo^. 

Ciò nella Parte Feconda più diffu-P^r.i. 
famente ftabilifce 5 nella qiialeparla 
Del la natura dell'oc qua del Mare. Ha 
tentate varie fperienze , per palTar 
più avanti di quello che ha fatto Ro¬ 
berto Boile 3 quando trattò non fola- ' 
mente del/o«do del Mare ^ ma dèlia 
falfedìne dtlmedeftma . Per indagare » 
d’onde nafea nclPacqua del' Mare il 
fapor falfo mifto d’iin certo amaro » 
ricorfealle fperienze Chimiche, ed 
ofservò., che anche fpogliata intera¬ 
mente del Sale, quanto al gu{lo> man¬ 
teneva però quello fpiacevolc amaro» 
che non potè mai ievarledl quale non 
cagionava maggior pefodi quello che 
fofse nella femplice acqua , che pio¬ 
ve : nc meno mefcolandole la decozio¬ 
ne de’hori di malva vedevafi altera- 
xignevemna» a didèrenza di quella |>. 
‘/ di. 
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di mare, che diventa , come il crifo* 
lico. 

Accenna d^aver pure diligentemen¬ 
te rifcontrate le proporzioni del Tale 
di quantità non meno, che di qualità 
diverfe» nonfoione’varjfiti> d’onde 
l’acque (i prendono > ma eziandio nel¬ 
lo fìefso v riiifcendo l’acqua , per dir 
così> fuperficiale più Iqggiera della 
profonda , e il fuo falc mifto di qual¬ 
che acida particella nitrofa partecipa¬ 
tale dall’aria , ch’eccita nella carta ce¬ 
rulea cintura di color rofso 5 quando 
quello dell’acqua profonda non la 
muta punto.. 

Si dichiara in oltre d’aver praticati 
varj fperimenticon vàrie mefcolan- 
2€ d’Alcali 5 e d’Acidi, e d’avere con^ 
fìderati diverh colori efseUziah ,. od 
accidentali , avendo, anche avanzate 
ulteriori notizie per far acqua artifi¬ 
ciale di mare ,non efsendogli riufcito, 
così facile il dar quel l’amaro alla me- 
defima , che finalmente gli riufci j. 
con lo fpirlto di Cnrbmfoffik 5 dal che 
ftabiU> ef^re il bituime uno d;e i due 
ingredienti ^ che compongono il fapo- 
re 3 e la naturadeli’acqua marina 

neo alle non poche varietà , t 
deli” 
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dell’amarezza , e deliafaìfcditìenell* 
acque'di Mate > pciifa provenire dalla 
mefcoknza dèiracque ‘che noi chia¬ 
miamo dolci 3 partcdpact dalla terra, 
oda’torrenti in tempi di piogge,© 
da'fiumi perenni, che feorrono fu la 
fuperficie, o pur fatto la terra tnede- 
fìma 5 avendo egli runa, e Taltra forte 
di fiumi ofsetvatà nel tratto di mare, 
di cui va ragionando ^ Ne porta varj 
cfempli, edhaefpofte varie ofserva- 
zioni, ed efperienze ne’due Volumi 
dcirintiero Trattato,di cui facemmó 
menzione ^ 

ì>el moto dell'acque del Mure: parla Far. 
tìdhTerT^aTarte , afsegnandone tre P*3 

diverfi originati da cagioni diverfe , 
e perciò efprcill anche con nomi di- 
ftinti. Il primo èii moto univerfale 
di tutti i mari, che nafee da’venci, il 
quale ora è maggiore,, ora minore, 
conforme la ftran^ forza de’medefi- 
mi, e fc e(ìlcefsano affatto, le acque 
reftanoimmobili. Quello , che è de- P-3 

gno da faperfi , fi è d’avere tentata la 
notizia,quale.fiail ventoche pene- 
1tri piò addentro deiracqua , ed a qua¬ 
le maggior altezza Tinnalzi, e come 
tondes’fngroffino, cs’itinaizino an- 
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cor tanto più di quello, che ha lo. 
fìelTo vento capace di penetrare. 

L’altro moto moftra efsere delle 
correnti, che incerti luoghi fono {la¬ 
bili 5 ed in altri variano. Afferma > 
efsere {labili quelle del Bosforo Tra¬ 
cio , de’Dardanelli , ed altre fimili . 
Efsere le variabili quel le, che in tanta 
copia ha trovate nel riftretto di mare, 
dove ofservava, nel quale in un gior¬ 
no cambiarono due volte, alpre fiate 
fono durate per più giorni, tenendo 
ora il moto a Levante , ora a Ponen- 
tejed in un fico in faccia di Cafiìs , fei 
miglia in Mare , chiamato Cafìida- 
gno , dove pefeando il Goral lo prefso 
la ripa fott’àcqua cento braccia, ofser- 
vò,checontra tal ripa fecondava la 
(torrente il moto del Sole y cofa occor- 
fagli tre volte , ma altre volte nulla 
ofservavafi Accenna pure , efservi 
de’giorni 3 ne’qualinon fifentealcu- 
na corrente in que’luoghi , dove pri- 

, ma era tanto copiofa. Tentò ogni di¬ 
ligenza , per vedere , fe fofse {lato 
poffibile trovare per que{li moti 
qualche ordinato fiilema da {la- 
bilire, oper ragione della Luna, o 
dev’venti , 0 d’altri accidenti nelParia^ 

ma. 
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ma con lodevole fincerità confeiTaa, 
che reftòTempre aU’ofcuro *, e il più , 
che potè ricavare , fu , che fe !le cor¬ 
renti erano veloci, e di lunga durata, 
od a Levante, od a Ponente, Porgeva 
da quella parte poco dopo un furiofo 
vento. Afferifce d’aver fatta la Tavola 
dello Ofservazioni de’moti, che è nel 
volume accennato 5 bramando intan¬ 
to , chealtri Ofservatori in altri mari 
facciano le medeiTme^cHIigenze' j altri¬ 
menti giudica, non poterli maigiii- 
gnere ad un’aggiuftata notizia di que¬ 
lle Correnti variabili. 

Si sbriga prefto del terzo motoco-^ 
si ftrepitofo, cioè del Flufjo, e Bjflujjoì 
non efsendo in quel tratto di Mare ^ 
dove fiè prefa la pena d'ofservare. j 
che una piccola diminuzione , ed un* 
alzamento d’acqua fenza veruna re-» 

gola ordinata ,, che più tofto provenir 
diceda’venti, che dalle confueteca-? 
gioni de’flulli , c riflulfì, come farà c- 
veder e nella Tavola di tre Lunazioni, 

Tra le quali vi è quella deirEquinozio 
di Primavera, incili foglioni men¬ 
zionati moti renderli molto fenfi? 
bili. 

Nella Parte quarta diicorre .della. Far,^ 
Fege^ p.34^ 
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VegetaT^one delle Tiante dentro il Mare^ 
nelle quali ha veramente fatto un lo- 
devoliflimo lìudio. L’averle vedute 
fenza radice , c fopra corpi incapaci di 
fomminiftrare ad effe il dovuto ali¬ 
mento 5 e la tanta diverfità di molte 
da quelle della terra, lo folkcitarono 
ad inveftigare, fe in loro fofse un’afsai 
diverfa ftruttura dalle terreftri, fe- 
guitando col coltello, e col micro- 
fcopionel difaminarle la plaufibile , 
c più certa maniera del famofo Mal- 
pighi j che in quella forte di ftudj nel¬ 
la fua tenera età gli fu Maeftro . 

Si dichiara d’aver trovata l’Alga 
fola s che crefee ne’fanghi del mare 5 
con radice limile a quelle delle volga¬ 
ri paluftri, dividendo intanto «n gran 
numero da lui ofservato in tre dall?, 
cìoh in Molli i in legnofe ^ e più ancora 
tenaci y quali fono i Litofiti, ed in Pc- 
trofe a come il Corallo , e le Madripo- 

p.35. re. Tutte quelle fono fenza radice, 
ondes’immaginò j che vidovcfs’efse- 
re una fpeziale organizzazione di tan¬ 
te piccole giandule , e poi capaci di ri^^ 
ceverein fe Talimento, e preparato 
maggiormente con una qualche (di¬ 
ciamo così ) fekrazione , infinuarlo 

nel- 
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nelleparti vicine, eda’pori diqueftc 
inaltre, fenzabifogno della circola¬ 
zione e d’altri mezzi, come accade 
nelle terreftri. Nota, che trovò di¬ 
poi con rolTervazione veriTsimoil fuo 
penderò sì nelle piante molli, le qua¬ 
li vide col microfcopio tutte piene di 
glandule, ovefcichette pertuggiate, 
si nelle Legnofe, che trovò con la cor- , 
teccia, come fagrinata, e tutta ripie- P* 3^» 
nadituboli traforati , sì finalmente 
nelle Petrofe come Corallo coperto 
d’una buccia ànch’efsa glandulofa , c 
grolTa, eintefsuta con tuboli perfora¬ 
ti sde’quali, com€ se detto, efconoi 
deferitti fiori, Eccettuato il Corallo, 
fono le altre piante piecrofe fenza cor. 
tcccla, ma non fenza ftrutture vera¬ 
mente mirabili , le quali accenna, p.^S» 
d onde fucciano il nutrimento loro, 

Dairavcre ofservati i fiori in pian- P* 
te molli, e piecrofe prefe motivo d" 
efaminare, fe quefti, od altri dentro 
i 1 ma rc pò r g e fs e ro fe mi, che fog 1 io- 
no efsere nelle piante il confccutivo 
de’fiori ma non ha potuto fiabilir co- 
fa certa, non oftante che porti molte 
fue operofe fatiche, per rinvenirli. 

Stimò per ultimo neccfsario ofser- p.41, 
vare, 
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vare, fele piance del iVtare fentivano 
in verun modogli effettideile diverfe 
ftagioni 3 e particolarmente Je Molli, 
Ofservò in quefte la vegetazione , ma 
i Litofìti fenza foglie , e le piante pie- 
trofefono immutabili in qualunque 
Aagione, dando il Corallo i fiorii tan¬ 
to d’inverno, come d’eftate , e non 

, dubita lo ftefso nelTautunno. Per co- 
nofeere nelle diverfe ftagioni, quai 
differenza fia ne’gradi di calore fott* 
acqua rifpettivàmcnte a quello dell* 
ambiente , non ha tralafciato d’intro-ì 
durre il termometro nel fondo del 
Mare , e tutte le ofservazionì, che 
fra mille accidenti gli furonpermefse 
ha tutte diftefe in Tavole ordinate ^ 
che fono nc’mentovati manofcrlttl. 

Cerca nella quinta Parte 
p. 4^* "Spione j ed altri accidenti degli animali 
‘ dentro il Mare i edefpofta ladifficultà 
P* 42» deirimprefa, incomincia a difeorrere 

degfinfetti 3 che fono ne’pefci, efsen^ 
P-44» venuto in una ficura notizia, ave¬ 

re tutti i loro proprj, come tutti i lo-» 
ro propr j hanno gli animali tcrreftri, 
per ofservazione del Sig. Redi . 

Ha ofservato, che quefti infetti 
, ^ mentano i pefei lino aJlo-ftato di mor¬ 

te 
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te 5 cd in vita rendono le loro carni di 
cattivo gufto 5 divenendo taluno 5 co¬ 
me avvelenato. Ha trovato le uova 
ne’pefci femmine>e ne’mafchi il latte 5 
che il lorofeme , depofitando quelle 
ora nelle arene, ora fopra rocche, o 
legni, ed altri le partorifeono dentro 
lorojonde fono poi vivipari, ed altri 
fuora , che fono gli ovipari. Le uova p.45r, 
depofte fuora delTanimale nel punto 
della maturazione del feto , s’aumen¬ 
tano di mole una volta di più, equi 
deferive ingegnofamente la varietà 
delle uova trovatesi quanto alla par. 
teefterna, si quanto airinterna , e 
come alcune non fono irrorate dal fe- 
me del mafehio, fe non fuora del ven¬ 
tre della madrejcome fanno quali tut¬ 
ti ipefeidi fcaglia . Penfa , chei te-p.46. 
llacei, i zoofiti, o piantanimali, o get¬ 
tino l’uova perfette , e fecondate da 
fe, o nel tempo , che fi fcaricano delle 
uova , anche il mafehio butti il feme, 
benché divifi , il quale dall’onda del 
mare portato, s’incontri in efie , eie 
fecondi , che (lima l’opinione meno 
probabile. Nota ancora , che abbia> p.47. 
mo quafi in tutte le fiagioni dell’anno 
qualchepefee fecondo d’uova, ilche 

nel- 
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nella terra non o(ferviarno,a vendo tu 
d gli animalLeccettuato riiomojed aU 
tri pochi 3ÌI Jor tempo^ch’è ordinaria¬ 
mente la primavera. Parla pure del¬ 
la ftravaganza de’crofìaeei, a’quaii, 
fccadc, o viene cavata una gamba 5 in 
brieve ne ripullula un’altra , benché 
in qualche cofa mancante, della diira- 
zione della vita de’pefci, la qualei 
piùefperti pefcatori non la credono 
lunga , benché pochi morti fe ne tro¬ 
vino 5 per edere fubito divorati dagli 
altri *, deir udito , che godono fino a 
fo. braccia di profondità ;edei dono , 
che hanno di fentiredue, otre giorni 
avanti latempefta ^che obbliga tutti a 
f itirarfij ad appiattarli, o ad attaccarli 

p.48. Erettamente agli fcoglj . HaolTerva- 
to gli alimenti di coftoro , che fono 
quali d’ogni cofa voraciUimi, il vario 
guEo delle carni loro, lanotomiade’ 
loro corpi , e inlino gli fcheletri, fpe- 
rando d’imparare dalla ftruttura di 
quefti qualche corpo di naviglio piìì 
veloce al moto. Ingrazia delle perle 
ha pur fatta una particolare Diflerta- 
zione, oltre di cui ha ancora difami- 
nati tanti diverli coperchi di que’tefta- 
cei ,che hannoil nome di Turbini. In 

foni- 
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fomma ha fatto un’Opera degnarli 
iuij e degna di vedere quanto prima 
la luce, per illufìrarc vie più la natu¬ 
rale fìoria in quefto fortunatiillmo fe- 
coloj il contenuto della quale è impof- 
fìbiledi riferir tutto compiutamente, 
cfìfcndo quello 5 che ora ha dato, co¬ 
me dice nel titolo , un brìeve 
rapendo chi è pratico di quefta lette¬ 
raria fatica 5 quanto ha laboriofo il far 
il Compendio d’un Compendio > o ca¬ 
vare un Eftratto da un altro rigorofif- 
limo Eftratco • 

• Il.Padlamo ora alle Annotazioni che 
Ila fatto anello dignidlmo Soggetto 
intorno alla Grana de'Tintori detta Ker* 
meJjdiftefe in una Lettera al noftro 
Sig, Valli fui eri, 

Efpofto il nome di elTa , porta roc> p, ^6. 
cafione, che ebbe di fare varie olTer- 
vazioniintorno alla medelìma, tro¬ 
vandoli nella Terra di Callistre leghe 
diftanreda Marlìglia, nel Territorio 
infrapofto,della quale nafcono abbon¬ 
dantemente le piante dell’Elce, chia¬ 
mata dagli Autori ilax acuieara Cocci- 
glatidifcra , o llex Ccccigera y le quali 
piante dice^elTcre aliai frequenti in tut¬ 
te le falde cfpohe ai mezzodi di Pro- 

ven- 
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vcnza y e di Linguadoca , come pure 
di Portogallo , e della Spagna^ per ta¬ 
cere alcuni luoghi d'Italia inTofca- 
na, e nel Territorio Romano 3 dove 
fono meno frequenti le dette piante , 

p. 5'7. e d’ordinario non producono Kermes, 
Pone la qualità del terreno , dove na- 
fcono quelli Arbofcelli, o Frutici, F 
altezza de’medelimi > lagrolTezza, le 
radici, la qy^ità delle foglie, e de’ra- 
mi, e'I tempo nel quale qiiell’Elce 
Coccigera perfeziona le proprie.^ 
ghiande. 

Difcende al tempo, nel quale appa- 
rifce quella Grana fu la menzionata 
pianta, ed ofservò ciò accadere circa i 
primi giorni d’Aprile , fpuntando al¬ 
lora picciolifsime grane da’rami della 
piantajfpezialmentenelFangolo , che 
fa o il piccolo piede della foglia col 
ramo, o il ramufcello più giovane 
coll’altro maggiore, avendone però 

p. 5S. vedute, benché rare volte 5 foprale 
foglie,e fopra i rami medelìmi. 

“ Quette grane , da principio picco¬ 
le 5 come i grani di miglio , mollra- 
no un colore verdallro, ma aumen¬ 
tandoli lo cangiano in rolTo e verfo il 
principio di Maggio ? s’indurano, e 

can- 
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cangiano il coJor rolTofcuroin altro 
rodo cinericio . Sinché la foflanza (i 
mantiene molle, le uova degl^infetti, 
che in feracchiude , non hanno con- 
tìftenza , né maturità fuificieUte per 
la maturazione del loro feto 5 e per 
isvilupparù in.volatile , maacquilla- 
ta > che hanno una certa dureitza , e-» 
cambiato colore , allora col microfco- 
pio fi fcuopre la figura di molti corpi 
ovali, in ciafcuno de’quaii fi rinferra 
il fuo infetto , anzi allora è il vero 
tempo di raccoglierla per gli ufi della 
medicina , c de' tintori , Se fi lafcia- 
no così fu’rami , o fe fi chiudono, 
quando fono totalmente perfezionate 
in vali, dentro lo fpazio d’alcuni gior¬ 
ni , fcappano fuora da’ fuddetti certe 
mofche di color di cenere , lafciando 
vota la grana d’ogni fugo,come quel^ 
la che non era, fe non come un’utero 
alimentatore di quefìi infetti. Quindi 
é , che coloro ,che a fuo tempo le rac¬ 
colgono , cautamente le fpruzzano 
con aceto , e per tre giorni l’efpongo- 
no al fole , in tal guifa morendo gl* 
infetti , che dentro v’annidano , e ri¬ 
manendovi così la loro foftanza , che 
tanto contribuifcc alle virtù della gra- 

Tom,FIlL B n^i ? 



2.6 Giòrn. De’Letterati 

ha , anzi ne’ quali fta tutta la virtù 9 
elle fi attribuifee al Kermes. * E qui 
ci fia lecito avvifare i yificatori delle 
Spezieric delle noftrc Città , a guar- 
darecon un poco più di diligenza Ia-« 
grana, che adoperano alcuni Spezia¬ 
li , per fare la famofa , e veramente 
lodevole confezione d'.Alchermes , le 
quali ( come uno di noi molto pratico 
infimili faccendeaiTerifce di vifta ) fo¬ 
no qua'fi tutte vote , c leggerifiìmc^, 
noneflendovi , che la pura puriilìma 
feorza^fenza contenere in fe gli accen¬ 
nati infetti morti, come nccefiàrifil¬ 
mi, e ne’quali appunto confifte tut¬ 
ta la forza , come ogni Autore di buon 
gullo confefla, e come quefto d ignif- 
fimo perfonaggio , delle cui oficrva- 
zioni ora facciamo Tefiratto 5 ne ha-, 
fatto gli cfperimcnti ncceffar j, che-# 

p. fono in fine della fua Lettera . * Cer¬ 
ea, fequefta grana fia , o no , una-# 
Galla , ma appoggiato al fentimento 
dei Malpighi portale la dichiara , pa¬ 
rendo fimiie la fua generazione alle-» 
altre Galle , mentre anche , per for¬ 
marli quefte , è necefiariò , che la-» 
dettamofea ferifea col fuo pungiglio¬ 

ne la 

OSSEKVAZIOHE, ^ 
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ne la pianta in certa parte, e vi depont'* 
ga le uova , che involte fubito dai fu¬ 
go , che geme da quella , reftano ivi, 
come in utero, dove debbono,nutriril, 
ecrefcere , finché arrivaci alla deili- 
naca grandezza loro , gTinfetti fi sle¬ 
ghino ( divenuti però prima crifalidi) 
c trivellando finalmente Tamica pri¬ 
gione v’aprano una fineftrella,ed efca- 
no volatili umili a’genitori . Penfa il p. 
noftro Autore , che la depofizione del¬ 
le uova , fi faccia neirantiinno, le qua¬ 
li reftino , come invifibili tutto Tin- 
verno , ma nella primavera, allorché 
il fugo della pianta entro efia più co- 
piofo fi foileva, e fi pone in motOj il 
feto in ogni uovo riceva il nutrimen¬ 
to dovuto , c appoco appoco crefeen- 
do la ftagione, crefea alla fua deftina- 
ta naturale grandezza , come rappre- 
fenta nella figura miniata al naturale, 
e ingrandita, e non ingrandita col mi- 
crofeopio . 

Sofpetta, che i tumori, o vefcichc, p. 
che ofierviamo fovente negli olmi in 
Italia , corrifpondanocon la forma¬ 
zione delle Galle del vero Kernìes, ef- 
fendo già ftata fatta Poflcrvazione fa- 
vifiima dai noftro Autore , c non pa- 

B 1 rendo- 
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rendevi altro divario , fe nonché le 
vefciche degli olmi fono fortemente 
attaccate alla pianta yt crefeono a dif- 
mifura , e vi riman dentro, anche_> 
quando vi fono 1 proprj infetti, unu» 
luogo molto capace » che non refta 
nelle Galle del Kermes y le quali ab¬ 
bracciano fino ai fine ftrettamente il 
loro ofpite. 

pi6%. Oltre alla coccola dei Kermes vide 
nafeere nella medefima pianta un’ala 
tra forte di grana più grolTa di figura , 
che tira alTovaco , e di color ceneri- 
zio , che non ferve per alcun ufo me¬ 
dicinale., ode’tintori, anzi nè meno 
è fecondaci'infetti , per quanto gii era 
riiifcito'finoa llora oHcrvare. 

Pone il tempo opportuno , in cui 
dee racc ogiierti ia Grana, cioè prima , 
che efeano gi’infetn , altrimenti nafi 
può piu opportunamente raccc^iierfi 
( fo n o i u e pa I o ) c ) p.r gli ufi gja m en- 
tovuti , cioè delia m^dicif'a , c de’ tin¬ 
tori , il che conferma ciò , che accen¬ 
nammo di fopra, ed a cui debbono fe- 
riamcntc rifiettere i medici . 

il fapore delia foftan-za de’ chiufi 
p.65. vermini è amaro , ed aiiringence , fi¬ 

ngile in tutto a quello della corteccia 
delia 
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delia pianta , della quale , come di 
quella della radice feparata dal tron¬ 
co voleva fare i’analilì , per parago¬ 
narle con quella della Grana medefi- 
ma , ma Tanguftia del maggio paca¬ 
to gli levò quello utile piacere : ben¬ 
ché dubiti j e con ragione» col Sig. 
Hombcrgh , che molto diverfi efictti 
producano le materie feparate col 
fuoco, da quelle date a mangiare nel¬ 
lo dato, incili le produce la terra-*» 
mentre le parti feparate da’cavoli vol¬ 
gari , ed altre feparate dal Solatro det¬ 
to da’ Botanici furiojo » per elfere^ 
pianta velenola » fatte ingojare a di- 
verfi animali , non cagionano quegli 
effettichefono folici produrre dati 
in foftanza naturale , non feparaca—. 
per via dei fuoco : * cofa anche quc- 
fìa degna da riflettcrfì da’ Chimici, 
che pretendono operar meglio una:-» 
fodanza , quando c feparata , conV 
cfll dicono j dalla parte impura , ^ 
grolla , quando può effere' appunto 
qnefta 5 che qualche volta abbia tutta 
la forza Apporta il diligente fcrit- 
tore varj cfperiinenti da lui fatti in- 
tornò alla foftanza della Grana Ker- 

B 3. mes, 
^ O SSER rJZ IONE, ^ 
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ints > mefcolandola ora con vetriuo- 
Jo> ora con alcaJici liquori , ora con 
acidi, ora con decozioni , e di tutti 
ne apporta fedelmente gli eventi. Paf-^ 
fa alle operazioni del fuoco , ed efpo- 
ne tutte le parti, c loro proprietà, fe- 
paratc per via di quefto, e conchiude i 
clTere la Grana ricchiffima di un fai 
volatile alcalico , il quale farebbe^ 

Ì7. molto efficace per ufo della medici¬ 
na , e farebbeafiai più utile il preferi* 
verloo fluido nello fpirito, o fidato > 
agli infermi, che nella conferva , in 
cui viene mcfcolata la Grana corLj 
ugual pefò di zucchero > il che efige-# 
tempo per difeioglierfi nello ftomaco 
deboliffimode* fuddetti prima che 
le parti volatilipoffano infinuarfi nel 
fangue ; la qual cofa farebbefi fubito , 
mediante il mentovato fpirito dato al 
paziente infieme con acque cordiali - 

Da tutto ciò deduce , che Tabbon- 
danzadhin fai volatile fomminiftrata 
da quegli infetti entro la Grana rac- 
chiufi, infieme coiralimento amaro, 
e qualche poco aflringente daila pian- 
taapprehaccgli, venga a formare un 
certo balfàmico proveduto d’un’alcali 
molto adattato a mantenere nella na¬ 

turale 
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turale dirpofizioiie i fluidi principali 
delnaftrocorpo , che fogliono nelle 
febbri maligne notabilmente feom- 
porli. 

Difccndc alla fabbrica dell’clettua- p*6t, 
rio , c della confezione ^IchermeSj 
moftrando , elferc inutili, anzi noci* 
vi molti ingredienti , che non fenza 
pompa vi furono pofli dagli antichi , 
feguitati ancor da’ moderni, fra’ qua¬ 
li è degno d’un guido rimprovero il 
Lapis ia:(pUy creduto malamente per 
cordiale, per quelle fuc apparenti ve¬ 
ne dell’oro, non elTendo, ebe una Mar* 
chefir a di ’S^olfo , e di vetriuolo > oltre 
tanfaltro comprefo nel fuo colore 
v^rro 5 c contenendo molto acido affatto 
contrario aW^Icbalìeo del Kermes 5 e 
molto dannofo ne* mali , ne* quali ’i 
/angue tende allacquagliamento. Quin¬ 
di c 5 che con ragione conchiude^ che V-^9* 
una parte degringredicnti ncirelct^ 
tuario , o confezione deìlMlchermes 
fla fuperflua ^ ed im’ altra valevole ad 
opprimere la virtù più attiva ^ e mi¬ 
gliore della natura dei Kermes y ed in 
confegiicnza un compodo ditantc^ 
parti diverfe , e contrarie , non fer^- 
vire,, che a formare un’ammaflamen- 

4 to 
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io eterogeneo , da cui la indebolita 
natura degl’ infermi non ha per lo più 
•forze baftanti perfeparare, e godere 
di quella nafcofta , e ravviluppata par¬ 
te, che potrebbe giovare al loro bi- 
fogno. 

’ Non polliamo tacere un’altro utile 
peniiero del noftro Autore, cioè , che 
pocelTero forfè molte altre Galle go¬ 
dere di virtù fimile a quella del Ker¬ 
mes j fenon per Tufo particolare del 
colore, almeno per la medicina - Ciò 
prova con rcfperienza di certe Galle 
ifpide dettQ àz Botanici Spongi^ F^o- 
faruni y che aneli eife fono nido d’ia-- 
fetei, le quali in Germania fono uiiu 
medicamento attiviliimo contra il 
male de’cavalli,chiamato ycrme-,con\ 
egli ha più volte veduto nella fiia {fal¬ 
la, non provenendo da altro il detto 
male, che da un’umore acido abbon¬ 
dante ne’duidi di quel cavallo , per 
correzione del quale bifogna valerli 
d’un’alcalivolatile molto attivo , co¬ 
me appunto è quello dcgl’infetci. ^ 
Ci fovvicne, che il celebre, e curiofo 
D- Paolo Boccone dà mirabili virtù 
alla detta fpugna , dichiarandola un’ 

alca- 

? OSSERVAZIONE, ^ 
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alcalico potè nei (fiiiìo , e diccncio, chs 
nelle Spagne canto la (limano , GÙela 
chiamano Sanatodos . /uTerifee pare 
altrove (4) che coftumano i Franceli 
portare adolTo la detta fpugna j come 
prefervativo efficace del dolore delle 
emorroidi , ma che non conferva 
vircìì più d’un’anno ,. ihcheèa fuo 
giudizio,. j>erchè gl’infetti ,che fona 
nella foftanza dura di eifa' fpugna^ ^ 
u fc en do fu o r a tramutati in fa r fa ile 
(meglioavrebbe detto in mofcherini,) 
e però celiando di fare una continua-» 
cmiifione di effluvj, obbligano il pa¬ 
ziente a provederfi di nuova , e frefez 
fpugna , che ripiena (la al folito de’ lo? 
ro infetti. ^ 

Efpofia rifioria , e lèofFervazioni 
c Tefperienze fatte intorno alla Grana 
del Kermes , dà notizia d’altri due 
generi di Kermes , i quali , fc*nonLj 
fono celebri per l'ufo del la-medicina , 
poffono clTcrlo per Tufo de’ tintori in. 
quel nobil colore , dQtto Scarlatto^ o. 
C ber me fi , Il primo viene dal Pe¬ 
rii , c chlàma^d Coccinìglia y nello (la- 
bilire l’effenza , o vera idea della qua¬ 
le , porca varie autorità, e opinioni 

B ^ giu- 

(a) O/fér.namral, 
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giudicandolo alcuni un’infetto fimile 
alle noflre cimici y altri un femplice 
grano 3 fopracheperò il nofìro Auto- 
le fofpende cautamente la, dctermina- 
z.ione d’una delle due opinioni * E 
qui, fe ci.foiTe lecito il far parola, di¬ 
remmo con unode’ nofìri efperimen^ 
tati Colleghi in quella forte di Studio,, 
elTere la cocciniglia anch’eiTa un ver¬ 
me, o infetto , detto volgarmente^ 
Cìmice > che fla Tempre tenacemente 
attaccato in un luogo , dove fu le pri¬ 
me s’impianta 3. ed, è ne’noilri l?aeli 
famigliare alle foglie de’ fichi, e dcgJr 
aranzi . Quefto feccato a fuo tempo, 
ha la {leda figura della cocciniglia-* 
mandata , e tigne anch’eiTo di ròiTo, 
benché non abbia quel vivaci (limo co¬ 
lore 3 che riceve fopra gli alberi deU 
la nuova Spagna , e forfè raccolto in 
tempo 3 potrebbe avere anch’egli ir 

fuoi ufi. Egli c un’infetto ermafrodi¬ 
to.^ come lo fono tanti altri ; partori- 
fce i feti fimili a fe , i quali dopo aver 
fatto qualche poco di viaggio fi pian¬ 
tano 3 né più fi movono dai loro luo¬ 
go , finché perifcano . Gli Accademi¬ 
ci della Regia Accademia delle Scien¬ 

ze di 
■K- QSS:^RVA2iI0NM, 
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ze di Parigi ne fanno menzione , c-» 
portano la figura {•a)y ma non conob¬ 
bero,. chefolTero ermafroditi. Il lo¬ 
dato D. Pàolo Boccone difcorrendo 
della cocciniglia {b) dke anclVefib , 
che crede che fia un’infetto limile a-» 
q^uello a thè Panno 1^78,. olfervò irL> 
Roma attaccato alle foglie del mirto,, 
come fono le VateLle y o Chamebalanl 
fopra le pietre vicineal Marc a dalla 
difcrizione , e figura del quale 5 che 
apporta, fivedenonefifere , che la-, 
menzionata cimice non approvando 
intanto nc meno quello grande olTer- 
vatore l’opinione di quegli > che bana¬ 
no pellegrinato nelle Indie , che va. 
gliono, che la Cocciniglia fia un’efcre- 
fcenza della grandezza d’una piccoloi 
simevia (fono fue parole} prodotta 
fopra il fico Indico , della qual’opi- 
nione è pure il celebre Sig. Celioni 
di Livorno ^ ^ L’altro genere de’ Ker^ 
Wfxfopraccennati vien detto da alca- 
ni CocchìniUu Sìlve/ìriSy ma più comu¬ 
nemente Coacus mdimm , imperoc¬ 
ché nafcc attacaacoa radici d’erbe ,, 

B d ck)è 

(a) MirnoìresàeMmhemmqHt y 
/ìqi*e ec. Ann. MDCXIl ^ 

Cb.) OJferv,nnt,ii,fag.i^. 
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‘ ciot della TimpincllaSaffifragia mag^- 

notata dai Bavino . Nafce 
ancora aderente alle radici del 
gonOi perciò dai Camerario gii fu po- 
fio il nome di Voligonum Cocciferum,^ 
Riflette ii fuddetto Boccone , ) che 
ciò nafce anche alle radici d’altre^ 
piante , non effendo nuovo nella, na¬ 
tura , che molti, infetti, ferifcaao le 
radici delle medeflme, e deponendo^ 
vi le loro uova 5 vi cagionino tuber¬ 
coli 5 e. viz}^,3 come continuamentes! 
offerva, molti de’ quali tingono ve* 
ramente di color rofTo. * 

A, R T I COLO IL 

Mreye Elogio di Monfignar Anton-Fe¬ 
lice Marsilli , già Vèfcoyo di 

. Temgia 

La famiglia dc’Conti Marfllli è una 
deile più nobili della città di Bo¬ 

lognae per antichità , e per uomini 
fegnalati , e per qualunque, altro ti¬ 
tolo . In effa nacque ii Conte Anton- 
Fclice Marfìili e fino da’primi anni 

fu 

(aj JPmace p. 15'4. 
lOsSEB. VA ZJON:^- ! Ib) 
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fu non meno dedico alla pietà, che agir 
fìudj, @(Iendo.fornito dalla natura di 
un’elevato talento, per cui ben tofto 
nel. :iédice(ìmo> anno delTetà Ina fu 
ammeifo nella famofa Accademia de* 
Gelati in Bologna fua patria .. Di là a 
due anni terminò il corfo delia hìofo- 
fia , e delle leggi , e neli’una e nell’ 
altra facoltà fu in (ignito della Laurea 
dottorale , e quindi aggregato per 
merito airillultre Collegio de’Dotto- 
ri di elTa fua patria . 
• Poco dopo u portò a Roma- , dove 
fìi fceltoa riaprire con un fiio facondo 
ed ornato Ragionamento rinligne*Ac- 
cademia degli Umorifli > che da granu.», 
tempo avea tralafciaco i fuoiietterarj 
efercisj. Qmndi tornato in patria al¬ 
la continuazione de’ genrali fuoi ftudj, 
fu allora , che portato dannandole di 
pietà., vcfti. l’abito Sacerdotale , al 
quale.av.eva fempre afpirato ^ e nell* 
annoiòSò. laPanta memoria d’inno- 
ccnzioXl. lo antepofe ad ogni altro 
nel conferirgli la prima dignità eccls- 
lìafticai di Arcidiacono, nella patria*, 
che feco porta la fpcciofa prerogati¬ 
va di Canceìlier Maggiore di qucl^la 
pubblica Univerlìcà^ con la facoltà di- 

a d dot- 
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addottorare ^ Durante queftofuo im¬ 
piego y cambiò l’ufo che avevano avu¬ 
to gli Arcidiaconi fuoi preceiTori di 
tenere un’Accademia di bel le iettere>. 
tenendone in vece un’altra di ftiidj Egt 
clefiafìici 5 recicandovih ogni fetxima- 
na due difcorfi intorno alle Scorie del¬ 
la Chiefa 5 che con metodo cronolo¬ 
gico furono efaminace line? ai XII. fe- 
colo. Intanto s’occupò ancora a pro¬ 
curare efficacemente la conferva2.ione 
de’ giuftl diritti deirUniverfìtà ìhlji. 
vantaggio, dellefeienze > fino a fofte- 
nerle una graviflima lite per tareffet- 
to . Nello fteffo tempo diede alle» 
(lampe una lettera diretta al celebra- 
tiffìmo Marcello Malpighi > fopra lo 
feoprimento delle Uova delle Chioc¬ 
ciole terreftri *, e parimente ordi¬ 
nò un’ abbozzo della Storia naturale 
del Territorio Bolognefe ^ che tutta¬ 
via fi conferva Lo ftudio in fatti del¬ 
le cofe naturali , e principalmente 
della botanica , fu una delie fue piò; 
forti applicazioni c in efia avanzò 
molto c di cognizione ^ e di pregio . 

Tale 
Antonii F^licis Ah., Marfilìt , DeOvis 

Cocblearum Epijiola ad Mj^trc ellum Mal- 
fighium , €c. Auguitie Vindei, 1684! 
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Tale non fucila però, che lotoglief' 
fe ad ogni altra . Compofe un Trat¬ 
tato delie prerogative del Cancellie¬ 
rato della fiiddetta Univerrità^.e mol¬ 
to nediftcfe di un’altro, intorno al li¬ 
bero commcrzio di tutto il mondo. 
Lavorò (ìmilmente una dottillima , e 
aflfai rigorofa critica fopra le Vite de’ 
Santi Bolognefi, c ne fece le Orazioni 
e Lezioni proprie per ufo del Brevia¬ 
rio di quella Diocefi con aniraO; di 
darlo un giorno alle (lampe . 

La Santità in quello mentre del re¬ 
gnante Pontefice Clemente XI. lo 
creò Vefcovo della nobililìima Chie- 
fa e Diocefi di Perugia , tenendogli i 
due onorifici gradi di Prelato fami¬ 
gliare,. e d’uno de’ Vefcovi afiìllcnti. 
In quello decorofìllìmo impiego go¬ 
vernò quella Chiefa con intera foddif- 
fazione di Sua Beatitudine, e con fom- 
ma edificazione de’popoli a lui cpm- 
melli . Il fuo efempio diede dimolo a 
i buoni i la fua caritàToccorfo a’ bifo- 
gnevoli i c la fua vigilanza fervore a 
tutti. Rellitnì l’antico concorfo degli 
fìudential già sì famofo Coilegio dei- 
la Sapienza Vecchia di quella cittàs, 
cheli era quali totalmente perduto , 
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Ridu(read ufo più civile e più como¬ 
do il Palazzo Vefcovale , che per li 
terremoti e per gli anni era andato 
quaù in rovina , e s’eraJn pelLmo e ia^ 
decente ftato ridotto , 

Neli’efercizio di quelle madimed* 
onore , di pietà , c di zelo fu chia¬ 
mato da Dio a miglior vita li 5.Luglio 
dell’anno piflfato 1710^ con male 
etifia , in età d’annf é;i. Ebbe onorifir 
cencifilma fepoìtura nella fua Catte¬ 
drale , compiantoiiniverfaimentc da 
tutta la città, anzi da tutta- la Diocefi - 

ARTICOLO IIL 

Cìuyenale e T- rjìo fpkgatl con la do¬ 
vuta tnod fila in yerft volgari , ed 
illu^irati con varie annotCi^ìoai dal 

- Conte Gammi ILO Silvestre , da 
l\ovigo. In Vadova , nella Stampe^ 
ria ddSeminarioi 1.7ndn 4o,pagg.5>iQ. 

L ON u n a Tref.i one in t e r z e ri- 
\^j me tefiìua , e in 4(3, terzetti 

eomprefa, alia quale ieggonfi annefie 
le neceiTarie ^n'notc\:cni > il chiarif- 
fimo Autore rende ragione al pubbli¬ 
co di quella fua lodcvol fatica,. La lec- 

tuia 
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tura di Gluvenalc piacquegli tra gii 
fludj fuoi di tal fatta , che non.con- 
tencQ di averlo letto e riletto più vol¬ 
te, e di averlo ricercato tutto ne’ fiioi 
Comentatori 3 li pofe in animo di tra¬ 
durlo in verfo volgare 3 e d’illuftrar- 
10 con le fue olTervazioni, dando con 
ciò a conofcere^e quanto bene egli lo 
avelie capito , e di quanta erudizione 
egli fornito lì folle. Gli altri poeti la¬ 
tini erano flati traslatati in italiano 
da inlìgni Autori : folo a Giuvenalcj. 
che pur nera mer itiHlm-o., mancava-^ 
quello vantaggio . Egli è be‘nvero> 
che quattro Letterati innanzi di lui li 
eranO'polli in quella carriera 5 cioè 
GiorgioSommariva, Gavaiier Verone- 
fe, ^feanioVaroturii Giurifconfulto 
Padovano*,. Gìan/ra-ncejco B^uotrìy Cre- 
iBonefe 5 e Federigolgorni, Aretino • 
Ma come i due ultimi non hanno mai 
data alle Ilampe la loro verlione, così 
11 mondo letterario nè può averne i’ 
ufo 3 nè darne il giudizio. Di quella^, 
del Nomi (a) abbiamo veduto l’ori- 
ginalc per benefizio del Sig-Maglia- 

bechi , 
(a) tY^duzÀant del Nomi e ricordata 

anche dal dotttjjìmo Yabbricio nella faa 
Biblioteca. latina r. 456. edit.Ham.T- 
biirg, i^eS. u. 
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bechi , fuo intimo amico . 11 volga- 
rizzamento di Ini era rutto in terza 
rima, e ad Ottavio Miccioni fuo ni¬ 
pote, che gli aveadato mano nel ri¬ 
copiarlo , avea raccomandata la cura 
di apporvi le fpiegazioni . Nella fua 
Prefazione leggond tra l’altre le fe- 
guenti parole , le quali noi abbiamo 
voluto rapportare , come al noftro 
propofitoaifaiconfacccnci La ver» 
„ lione di Giuvenale in terza rima 

già la fece Giorgio Sommaripa Ve- 
„ ronefe : ma io mi fon moifo a ten» 
„ tar l’bpcra medelìma 5 perchè iii_* 

moltiilimiluoghi il Sommarivana 
yy aveva portato i fenh delTAutore» 
,, té in altri aveva aggiunte difone» 
P ftà al latino , dove mi pare d’elfcr 
yj lontano dalli due difetti * Monfìg, 
yy Gio. Francefeo Ruota, Referenda- 
yy riodell’una e dell’altra Segnatura y 
yy Cremonefe, cominciò la (Iella fa- 
yy tica in verfofciolto nell’ultimo art- 
yy no del fuo governo a Città di Ca- 
,, dello , e fe la finirà ^goderemo una 
yy perfetta traduzione . Intanto que- 
,, fta è la mia opera condotta in fola- 
yy mente tre meli e mezzo. > come U 
5, me deli mo Signore fa ; perchè cor 
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minciata a S. Gennajo l’anno 1691» 

yy fi terminò a 20. Aprile di detto 
anno , e ritrovandomi io con una 

35 ftravagantifiima malattia , che mi 
33 teneva in cafa neiretà mia di 60^ 
33, anni, per la quale mi è cagionata 
>5 una fiftoletta nella finiftra natica 
,3 da portarfi alla fepoltura 3 (aj ec. 33 

Per quello che fpetta al Sommari- 
va 3 ed al Varotari , poco utile per 
clll fc ne può ricavare da chi defidera 
di avere italiano quefto latino Satiri¬ 
co . li Varotari non volgarizzò 3 che 
le prime due Satire in quarta rima , le 
quali fi leggono imprelTe in fine del¬ 
le fue poefie intitolate , fecondo il 
gufto 3 c l’ufo d’allora 3 il Cembalo 
Erato 3 c imprefife più d’una volta in 
Venezia in iz. Di lui ha molto ben«» 
giudicato ilSig. Conte Silveftri 3 di¬ 
cendo 3 che il tentativo di efiTo ,y poe- 
,3 ta per altro di vena non dozzinale, 
33 ha fatto conofeer nelle due prime 
33 fatire da lui volgarizzate 3 qual 
33 differenza fia tra il comporre di 
33 capriccio 3 el’cfprimer col metro 
33 de' verfi 3 e con la legatura delle 

33 rime 

(a) Morì il Nomili 30. Novemb. 170^. in 
Mmterchio Jtut tievCi in età di 7^., e pi» anni • 
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3, rime nel la noflra lingua eia , che 
33 da altri è ftatOy non dirò cfprelTo , 
33 ma talvolta appena accennato nei- 
3, la latina. 

QP3ntoal Som mari va , che tutte 
in terza rima nel 147^.601 di trafpor- 
tarele XVI. Satire di queho Poeta , 
pare ai noflro Autore , che la verlìo- 
ne di lui 3 ,, a ha per la rozzezza del 
>3 tempo 3 in cui fcrilTe , oper la di lui 
3, poca abilità , Cembri tutt’alcro 3 
3, che una traduzione di Giu venale . ^ 
Fu ftampata queft’Opera la prima voi. 
ta, InTrivì^i del 1480. infoyjlo , e ri- 
fìampata dipoi in Veìie^T^a da xAltfJaìh- 
dro Vagano in ettaro % non. Pappiamo 
in qua Panno per averlo omeiTo lo 
flampatore , ma probabilmente verf/o 
il I) 30. il chiarhfìrao Arrigo-Criftia- 
fio Enninio neVvolegomeni fatti d^ lui 
alla fua infigne edizione di Giuvenale 
(^) cita in tal guifa la riftampa della 
ìiiddcrta verfione del Somma riva ; 
italica ( verfio ) feeculo proxìmoprodiit 
I^lPzE in 8. auèion Gzorgio ; 
dove manifeftamente un doppio erro¬ 
re h vede, e nel nome del luogo 3 e nel 
cognome del traduttore per aver 1* 

Eoni- 

(a> UltraexoiEc.Zyliana, 168^.4., 
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Enninio facci due nomi d’iin folo . Il 
dettoSommariva 5 di cui abbiamoal- 
tre Opere in verfo volgare alle ftam- 
pe (a) y tutte fu lo fìeifo gufto di que¬ 
lla 5 cioè a dire di ftile infimoe rozzo , 
è incorfo in quella fua verfìone iti- 
molti , e gravi difetti ; ma il princi¬ 
pale (tèdi elfcrfi fovente allontanato 
dalla mente deli’Autore latino, e di 
averefprelTe le difoneftà di quello con 
modi fped’o fpelTo e più licenzioii e 
più ofeeni. 

Dietro a quelli quattro traduttori 
di Giuvenaie poflìa/no nominar pari¬ 
mente Lodoipko Dolce, Veneziano , il 
il quale ci ha data in profa una ditfu- 
fae poco caftigaca Varafrafi della fefld 
Satira d\ elfo Poeta , imprelTa 'myme- 

per Curiato Isr,.vo e [rattilt, 1538. 
inottavo. 

Ora da quanto abbiamo detto fino¬ 
ra , non v’ha chi non vegga una com¬ 

piti¬ 
ci') icrna, rìmot, U Batrochomyo- 

machiad’Omero , fiampatain Verona, 
i470.in 4. Scrijfepure in terz,a rima /’i Ito¬ 
ne Partenopea , ojia di M''poli dalFAnno 
di Crijio $ -1,7.fino all' ^9^.pompata tn Ve¬ 
nezia , I '"pò. ) n 4. , c anche il Mani rio del 
JB S iDone di Trento, in^pfejjoinlìiCtVi^if 
iH^o.in 4. Sinoil/ue Teltainento fu da lui 
difiejoin vcrjojdel 1 ^^Z.in Gradifca. 
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pinta c fcdel verdone di Giuvcnale 
neiJa noftra favella dover’e(Tere rice¬ 
vuta dal pubblico con foddisfazione, 
e dagli amatori di elfo con giovamen¬ 
to, il noftro Autore , che fi èpofto 
airimprefa , ha tutta la ragione di 
confiderarla come una cofa molto dif¬ 
ficile si perrofcurità del Satirico > sì 
per doverfi Ilare attaccato e con la 
mifura del verfo , ccon Tobbligo del¬ 
la rima , Per benefeguire il difegno , 
confefia di aver letto i migliori inter¬ 
preti di Giuvenale , e non didimula di 
efierfi approfittato nelle loro ricerche. 
Moftra dipoi, che il mcftier di tra¬ 
durre non c nè si facile, nè sì inutile, 
o degno di poca lode, come ad alcu¬ 
ni ralTcmbra: diche ne reca e nella 
TrefaT^ìondi e nelle ^nnotangiomi di eiTa 
ampliifime teftiraonianze . Avvifa 
non efierfi obbligato fervilmente a 
tutte le parole del poeta lati no, ma 
folamente efierfi sforzato di efprime- 
re fedelmente ora in più, orai n meno 
parole il fentimentoe l’intenzione di 
lui. Dice efierfi fervito neTuoi verfi 
dello flile umile e piano , giudicato il 
più conveniente, fecondo i maeftri » 
alia Satira / e rende finalmente ragia- 
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nc 5 perchè abbia lavorato il Tuo vol¬ 
garizzamento con varia tcillcura di 
vcrfi, cioè a dire ora con terza, ora 
con quarta rima , ed ora divcrfamen- 
te : il che dice aver fatto si per libera¬ 
re i lettori dal tedio di una Tempre uni¬ 
forme orditura , si per aver’ofserva- 
to , che anche gli Antichi coftumaro- 
no inferir nelle loro Satire varie forte 
di veri!, e (ino mefcoiarle di verfo, e 
di profa, onde , quafì fatuYdi 
vennero denominate: di che il dottif- 
fimo Niccolò Rigalzio ce ne adduce 
le prove nella fua Difsertazione d: Sa* 
tyra JiiVmcLlis. 

Per quello poi , che riguarda le 
ofeenità , che s’incontrano nel terto 
latino, noi non polliamo lodare abba- 
ftanza il modefto contegno del noftro 
Autore , che col piti attento artihzio 
fc n c fcanfato , o tacendole , ofpie- 
gandole diverfamente , ma in manie¬ 
ra, che niente guaftafse il filo del com¬ 
ponimento . Può'efiere, che la critica 
voglia porre il dente in queft’Opera , 
dicendo non incontrarli nella verfione 
quel pieno gufto , che dairoriginale 
rifulraj ed efservi in qualche luogo 
un cerco che di afpro, e di Acntaro , 

che 
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che difgulta , e apatica chi legge : ma 
a si facce oppotìzioni polliamo univer- 
falmente rifpondere^che tutte rOp&. 
re di tal natura hanno necefsariamen- 
te il difeapito di non efser cosi perfet¬ 
te, come il loro efempiare . Il verfo , 
ciò Itile del noitro Autore egli è ve- 
rifsimo 5 che da per tutto non è felice 
ugualmente , ma però da per tutto 
con fomma fedeltà ci efpnme quel 
tanto, che intender volle il Satirico, 
o chealmeno gli parve,che quelli in¬ 
tender volefse , avendo fempre ola 
guida di qualche dotto Comentatore, 
che in quella forma io efpofe , o qual¬ 
che forte ragione , che a ciò credere lo 
perfuafe . La fua prefazione può darci 
a divedere, che dove c’folTe [lato fciol- 
to da qu-elta neccilità , farebbe andato 
con pafso piu franco *, ond’egli mede- 
lìmo prevedendo quella oppolìzione , 
afsai gentilmente fe n’è feufato ne’ 
veri] fe^nenri : 

Intricì) egli è da perdenti ìl c'ifveìU , 
^uand» ìl tejlo Jtgmfica fagiano , 
E la rima fifa dir ravanello . 

I traduttori moderni Francelì cono- 
feendoquella infiiperabiìe dnlìcoltàa 
riguardo de’Poeti Greci e Latini, fe ne 

fono 
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fono deftramcntc fottracti, trafpor-, 
tandoli in profa ; in che, a dir vero, 
molti di Joro fono riufciti ecceliente- 
menre, e in quefti ultimi meli la cele¬ 
bre Dacier y figliuola e moglie 
di due ftimatidìmi Letterati, badato 
nella fua fingolare verfione in profa 
àtìVIliaded'Omero un grande e nuovo 
cfpcrimento del fuo giudizio , e della 
fua intelligenza , talché quella fua fa¬ 
tica fopra un Poema d Omero , la 
quale fa defiderarci il compimento 
dell’Opera anche a riguardo dell’al¬ 
tro Poemajfupera di gra n lungajquan- 
ti innanzi di lei fi fono polli a tra¬ 
durlo. • ' 

' il. Venendo alle Annotazioni del 
Sig. Conte SiJveflri alle Satire di Giu- 
venale , quelle non fono meno confi- 
derabili per la loro copia e grandezza, 
che per la erudizione 3 che in fe con¬ 
tengono. Ma poiché di opere di tal 
natura non c polfibile il dare un com¬ 
piuto ellratto, noi le anderemo , ben¬ 
ché alla sfuggita, confiderando prin¬ 
cipalmente per tre capi : l’uno perle 
fpiegazioni fingolari, e non comuni , 
con ie quali egli ha intefo d’iliuflrarc 
alcuni luoghi o pili difficili,o non ben 

■ Tqth* ym* C capi- 
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capiti dagli altri : il fecondo per varie^ 
eonfìderazioni fopra alcuni punti dell’ 
erudita antichità, le quali polfono dir- 
h anzi DìJJèrta:(iom thè Jtmma'^onix 
fi terzo per averci opportunamente 
inferite , c fpiegate molte antiche In- 
fcrizioni, alcune delle quali non fono 
mai fiate pubblicate dai Raccoglitori 
di limili monumenti, 
- I. Q^nto al primo , ne daremo 

p. 4^. un faggio in alcuni verfi della prima 
Satira da lui ingegnofamentefpicgati. 
Verf.24.2f. 
' Patricìos omneis opìbut cum provocet unusy 

^uo fondente gravisJuveni mibì barba fonam 
bat. 

'■ Il noftro Autore ributta a quello 
palTo l’opinione di chi pensò , che qui 
il Poeta intendelTe d’un certo Licinio 
Uberto y e barbiere d^^/iuguflo^ Poiché 
come mai è probabile , che quello Li¬ 
cinio avelie a lui ancor giovane tofata 
la barba , fe dalla morte d’Augufto > 
fotto cui viveva Liciniojllno aH’efalta- 
zion di Trajano , fotto cui fcriveva_. 
Giuvenale, non palTarono meno d’an^ 
ni ottantaquatcro ? Approva piutoflo 
il parere di chi volle, che qui folle ac¬ 
cennato quel Cinamoy il quale dalla 

prò- 
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profedìonc di barbiere era afcefo fot- 

ito Domiziano alpofto di cavaliere; 
iC di cui, feUcne, come nota Marzia- 
|le(4 ) caduco poi fode in disgraziadi 
IDomiziano, rilegato in Sicilia, e di¬ 
venuto di nuovo povero, e forfean» 
iche morto , poteva beniflTmo intende- 
ire il Satirico ne’detci veri] , mentre il 
filo inftituco era , come profefla nel fi¬ 
ne di quella Satira, di voler parlare 
de’morti, più tofto che de’viventi. 
'Nota poi con Ottavio Terraci, che il 
Poeta h2L dettofombiit, alludendo al¬ 
lo ftrepito, che fi fa nei cagliare a’gio- 
vani di primo pelo la barba , la quale 
non fi levava loro col rafojo , ma ben¬ 
sì con le forbici. 

v.32,33. ^ p. 
. ..letica Mathoms 
Piena ipfa, 

li Britannico fpiega quelle due parole 
piena Ipfchj che Matone volelfe Bar fo- 
lo nella fua lectica , per elTervi, come 
perfona delicata e molle, portato piu 
agiatamente . Il noftro Autore riget¬ 
ta quella fpiegazione , attefochè le 
letticheufate dagli antichi non fervi- 
vano comunemente, che ad una fola 

Gl per- ^ 

C») Lib.VII.epigr.6_j. 
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perfona . II Graiigeo crede , che Giu- 
A'ciìaJe nocalTe Macoi>e per la fua eftre- 
ma gramezza , ma il noftì*© Autorc hi 
giudicato, che più torto egli abbia vo- 
iuto motteggiarlo fatiricamence pef 
la fuafoinma fuperbia, la quale lo 
rendeva sì gonfio, che appena poteflfe 
nella fua iectica capire . E si naturale 
qtiefta interpretazione, che è maravi*- 
glm , come non fiaeaduta in penrtero 
ad akuno de’Comcnratori.. 

^ v.i i 6- 
S f. §U£quefaht0t0 trepìtat Ctnccriia m/0 , 

Ti Poliziano credè , che il Poeta aliu- 
de(Te alla cornacchia dipinta forfè per 
fìmbolo della Concordia fui tempio 
dedicato a quella deità . il Turnebo, 
ed altri vollero , che in quel tempo 
unacièogna a verte fabbricato il nido 
fopra il medefimo tempio, e però fuv- 
Vi, chi a quello pafso Icfse cìconia in 
Vece di Concordia• Molte altre fpoll- 
zioni danno a quello verfo i Comen- 
tatori,alle<iuali però non ben faprem- 
mo acquetarfi . Quella del Sig. Con¬ 
te Silvcrtri ci pare la più naturale,* ed 
è , chei Romani, popolo fempre rif- 
fofo c difeorde, avendo innalzato un 
tempio alla Concordia , quefta nel 

venir 
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venir venerata da.effi, che sldiverfa- 
mentc ckl loro culto operavano, nc 
fremeva di sdegno. Alle parole meta¬ 
foriche di w/rfo, e di erepkare dà il ii» 
gnificato’piu propria , ed applica T 
azione di quel participio afsoluto fa- 
lutato nido ^ non alla Concordia , coi¬ 
rne finora è (lato comunemente fup?» 
pollo , ma a chiunq^ue andava a vene¬ 
rare quel tempio . 

v.i:;!. 
Cujusadejfgiemmntantummtjefefas tji. 

A molti c paruco imperfetto quello 
periodo j e a quel le parole non tantum 

hanno fupplito le feguenti, o 
confimili fottintefe, e dal Poeta , co¬ 
me efiì dicono , per modeHia taciute j 

^ fed ^ alvum exonerare. Ma al rioliro 
-Autore, della cui opinione fu pari¬ 
mente ri Grangeo , fembra non efser- 
vi sì> fatta mancanza , e correr benilfi- 
moil fentimento , quando fi fpieglii 
quel tantum per dumtaxatìG ne¬ 
gativa fi unifca al verbo fulfeguen- 
tc y anzi, foggiugne aver motivo di 
credere , che fi debba legger quel 
verfo, 

Cujus ad e^giem tantum non tnejerefas efi, 

ccheGiiivenaleabbia veramente fcrit- 

C 5 to 
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lo in tal forma ; ond’egli lo interpreta 
afsai chiaramente , dopo aver nomi¬ 
nata la fiatila di colui ^ centra il quale 
feri ve il Satirico, 

Apptejfo (Ut pìfcìar guai (he alcun*efi. > 

In.una parola quel non tantum pare, 
che ha il medehmo chewe qmdem , nè 
pure 
* V.137.138. 

Kam de tot pulchrìt , ^ ìatìs orhihus, éf 
tam 

' ' Antiquìs/ina comeduntpatriiTìoma menfa. 

Ecco la fpiegazionc del noflro Inter¬ 
prete. 

che fai golojf ingojanofo vento 
In una di quelpampie menfe tante , 
Antiche , ^ belle , a lon portate avante , 
D’»« patrimonio intier Pequivalente . 

In confermazione di quefla fua fpiega- 
2Ìone egli, nota con Fulvio Orlino., 
cfsere flato in ufo nc’conviti apprefso 
gli antichi di cangiare per oftentazio- 
ne dilufsoadogni porcata le menfe, 
foftituendo alla già levata un’altra 
carica di nuovi piatti e di nuovi cibi , 
cnotarfia quello pafso da Giuvenale 
Tufosi deteftabile di tante menfe, c 
molto piu il coilume di quegli avari, 
cghiotti padroni, che in una foladi 

tan- 
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tante che avevano 5 apparecchiata fai 
perfeftefsi , confiimarono il valore 
di un’intiero patrimonio . Prova que^ 
Ila fua opinione con molti eruditi ri? 
feontri, e principalmente con un’epL 
gramma di Marziale (ft ) 3 dove mo- 
ftra, che raggiunto di ambulante dato 
ad una cena non fi riferifee a’convitay 
ti 5 i quali nel mutarfi delle menfe fi 
levafser difito j maalle vivande che 
loro venivano con tal fretta prefenta- 
te ed ofierte , che appena avevano 
tempo di vederle , nonché dignftar- 
le, e però il Poeta difse argutamente 
nulla curarfi di quella cena pafsag, 
^gicra.. % 

v.i ^7. 
Et ìatum media fuìcum diducìf arena . ^ •. 

Quefto verfo è fiato letto, e interpre- 
tato in tante diverfe maniere, quanti 
fono icomentatori,. che fi fon podi’ a 
fpiegarlo. 11 noftro Autore lo legge 
nella forma fuddetta si con l’autorità 
di un tefio a penna allegato da Pietro 
Piteo, sì per giudicare una tal lezio¬ 
ne convenientifiima a beh capire lai^ 
mente del Poeta , il quale allude nel 
fuddetto verfo aH’ufo de’ Romani di 

, , C 4 fare • 
fi) 1.7.epia.47, 
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hre ftrafcinarc co* grafi] i cadaveri de’ 
malfattori dal luogo del loro fuppli- 
zìo (ino alla riva del Tevere , nella 
cui corrente venivano quindi gittati 
ad efTer palio de’ pefei. Nell’atto dell* 
eflfere cosi llrafcinaci andavano fea- 
vando come un profondo folco nell’ 
arena , per dove veniano quegl’infe¬ 
lici tiraci : e quello è quello che il 
Poeta ha voluto neli’addotto luogo li¬ 
gnificare. Confiderà ilnollro Autore, 
clTerfi lui fervito della voce diducis , 
in luogo di diduees , o per comodo; 
maggiore del metro, o perchè ha cre¬ 
duto di dar maggior forza all’azione, 
che infallibilmente era per fuccedere, 
con rapprefentarla come fe folle pre- 
fente:’ di che in Autori clalfici ed ap¬ 
provati più d’un’efempio ne reca . 

z. In certe occafioni fi è prefa il no- 
flro Autore la libertà di ragionar più 
dilFufamente di quello , che a’ Co- 
mentatori permetta il rillretto termi- 

■nedelle femplici annotazioni j c ciò 
•non già per.vana pompa di erudizio¬ 
ne , dal che la fua modclHa è molto 
lontana, ma per illullrare alcuni palfi, 
che a parer fuo meritavano riflefiìone 
particolare, Cosìa propofito di quel 

dcciiX' 
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decuvme campo > .che fi kgge nella P-4®» 
/. ii?.-nioftra:, ch^ deemfio- 
ne ora s’incendeva predagli antichi 
queU’efercizio militare 3 il^ quale con- 
filieva in un concertato intreccio di 
cavalieri, che con-Jo feorrere qua e ià 
in' varj giri figuravano un’ordinato 
combattimento, firn ile forfè a’ nofiri 
torneamenti moderni *, e quello fo- 
vente fi coftumava ne’ funerali de’' 
Principi , edc’gran perfonaggj. Ora 
per decurione, s’intendeva quel l’eferei- 
zio praticato da’ nobili giovanetti-, 
detto Giuoco Trotino per ederne ve^ 
nuca fin dagliantichi Trojani Tufan*. 
za,*: e quello fi celebrava per lo pici 
nel circo, e anche in occadone di fu¬ 
nerali folenni. 

Nella IL^at. v, 27. Clodiovieau ^ 
nominato da Giu vena le per iin’efem- 
pio d’adultero il più famofo il quale 
invaghitoli di Ponipca moglie di Ce¬ 
lare , per edere a capo de’ fuoi mal» 
vagj.difegni’cntrò vellico da femmina 
in cafa dello lledo Cefare , nel mentre 
che vi d: celebravano ì facrificj della 
Dea Bonaj dove ad akiin’uomo no era 
pcrmelTo d’intervenire . Il Britannico 
nel> fua Comenco di Giuvenale prie- 

C, 5 tea- 
* 4 
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tende 5 che tali facrifizj non per altro 
in quelFanno 3 che quanto a Ini > fe- 
giiendo il calcolo de’ FaftiCapitojini, 
era di Roma 6^1 • H celebrallero nella 
cafa di Cefare 3 fé non perchè era Pon¬ 
tefice Maifimo 3 efiendo coftume, chè 
facra Borile. De^ quotannìs in domo Von- 
tificìs m5ie edebrarentur. A quella opi¬ 
nione , la quale pare autorizzata da 
Cicerone 3 (u) ed èfeguita^da moki 
dotti modernij d oppone efficacemen¬ 
te il noflro Autore 3 e prova, con, evi¬ 
denza 3 che tali facrifizj fi facevano 
ogni anno in cafa 3, non già delPonte- 
ficeMafiimo, ma in quella ode] Pre¬ 
tore 3 o del Confolo : che l’anno in 
cui feguiil fatto di Ciodio, era ii 
di Roma; che alloraCefare oltrealP 
efier Pontefice Malfimo era parimen¬ 
te Pretore. e che per queftacagione 
le donne tennero quel facrifizio in fua 
cafa i e che il pafio di Cicerone none 
punto contrario a quella verità, quan^ 
do ben fi voglia capire . Libera dipoi 
Cakurnia; feconda moglie, di Cefare 
dalla nota di adultera 3 che per errore 
le vien attribuito da Appiano • e mo- 
fira finalmente > che quantunque nel- 

. le Ca- 

' (aj Orar, prò Bom.fua, 
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le' Caicnde di Maggio fi celebraiTero 
alla dea Maja; che clà ftefia che la 
Dea Bona folenni facrifizj , qucfli 
però non erano quelli ne’ quali era 
lecito d’intervenire folarnentc alle 
femmine , e che più toftoi fi pratica* 
vano in altro mefe verfo la fine deli’ 
anno. Tutto quefto ragionamento è 
degno di eflTere attentamente riletto. 

’ Le vefti molli e lafcive , che porta-^ 
va quel eretico allegato da Giuvenalc p.ioo.. 
Sat- IL V.66, e alla quale dà il nome di 
itiultitiA y porgono motivo al Signor 
Conte Sii veflri di andare indagando 
la differenza , che paffa tra i Bombici^ 
ni y ed i Serici, fopra di cui non.van_j< 
ben d’accordo i moderni, anzi nc pu* 
re gli antichi. E di quelli a e di que* 
hi efamina eruditamente le autorità *, 
ecomc, a noi; non è poffibilcil,darne 
un compiuto riftretto, così ballerà qui 
l’accennarechetanto i Bombicini , 
quanro i Serici convengono, in quefto, 
che fono fattura, de i bachi , o fia de i 
vermicelli da, feta , con quefta diffe- t 
renzaperò, che i primi fi fanno col 
lafciar, che i bachi forino le bucce da 
loro fabbricate, il che fuccedealquan¬ 
ti giorni,dacché vMj ^’^^^c)*^^nchiufi,eG» 

» C 6 e i, 
fa» 
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ei fecondi il formano col far morire 
que’ vermicciuoli entro i bi^ccioli, 
avantichèli traforino : in tal maniera 
dc’primi formanil idrappi di bavcliay 
e de* fecondi quelli di /età . Moftra 
egli dipoi con un paiTo di Procopio , 
che anche innanzi a’ tempi di Giufti- 
niano Impcradore eorrelTe l’ufo di 
portarfi nell’imperio Romano la vera 
feta , prodotta da’bombici nel paefe 
de’Seri, etrafportacaci dagli Orien- 
talieon occailone di traffico , rna che 
folamente alla venuta^che fecero cer^ 
ti Monaci dalia Perfia in Europa , fi 
comprefe non folo la maniera di far¬ 
ne vefti, ma in oltre che quelle fotti*- 
liffime fila non d’altro erano compo- 
fìe , che della bava de’bombici , do- 
vechè prima moltiffimi aveano cre¬ 
duto, ch’efi'e foifero una lanugine di 

’ ecrtialberi raccolta nel paefe de’ Seri, 
popolo ravvifato da’ nofiri moderni 
per li Cincfi, 

Siccome ii Poeta in più luoghi par- 
jp, la del Circo, e de* giuochi CircenfiiC 

fpezia'lmente nella Sat. Vi. y. f. il no- 
fìro Autore non ha creduto fuor di 

. propofito il dare unafuccinca relazio¬ 
ne e di quello c di quelli^ mofirando 

. in pri- 
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in primo luogo , che il Circo era pro- 
prio centro delle donne da partito . 
Deferive generalmente lo ftelTo 
quindi il Circo detto Malfìmo a dihin- 
zione di molti altri , che poftcrior- 
mente in Roma furono fabbricati. .In- 
fegna,- qual foffe l’^re^ di elio>.qnale 
la fpma, \c mete, gli adornamef^i, e 
gli , il lucrando la materia 
con un baifo rilievo efiftente prelTo di 
lui, dove una quadriga col fuo carret¬ 
tiere fi vederapprefencata , Non me¬ 
no erudiraniencs e’ ragiona in altro 
pafiTo (a) deliadifiinzionc, e deilor- 
dine, concili fedevanoi Senatori^ i 
Cavalieri, ed il popolo nel Teatro , 
neh Anfiteatro , nei Circo , e general¬ 
mente ad ogni pubblico fpeccacoio, 
moftrando, in che tempo folle ordi¬ 
nata quella feparazione , da chi ,, cd 
in quale occorrenza -, e con tale occa- 
fionc riprende Macr.obio di manifefta 
contradizione incorno, ad una rifpolla 
data da Cicerone a Laberio ^addotta 
da elio Macrobio prima nel lib. IL.de* 
Saturnali cap. 3.epofcia diverfamen- 
tenel lib, ViL cap.5. 

- Nella al V., 105.. difeorre 
. t ’ lunga;- 

Sat, UL v, i 
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lungamente del Tufo di rader la bar-- 
ba, e i capelli, fral Romani introdot¬ 
to, Sino al tempo del Re Tarqiiinio. 
Superbo,, e molto dopo ancora fico-* 
fìumò portar lunga sì quella, che que¬ 
lli . L’anno di Roma 4^4. vi furono 
introdotti i barbieri . A i giovani ta- 
gliavafi la barba con le forbici j nè co- 
minciavafi a raderli col rafòjo, fe non. 
dopo giunti alla virilità di 40. anni.,. 
Ai tempo.di Scipione Emiliano i no¬ 
bili fi radevano , benché minori d’an¬ 
ni 40. Correndo Tufo d’andar tofati, 
chi fi lafciava crcfcer la barba, e i ca¬ 
pelli 5 era gi udicato noma rigido, e 
incolto. Ciò era pure, argomento di. 
a.vverfitàv e i rei comparivano corL_* 
lunga barba , e capelli , non coftii- 
mando tofarfi, che dopo ralToluzio- 
ne. 11 tofarfi il capo era diilinto dal 
rad'erfi y e queilo fecondo era proprio 
de’ Sacerdoti di Ifide, e della più vi¬ 
le gentaglia, come de’ buffoni, e de* 
fervi. Chi affettava di andar più col¬ 
to. , e di parer più avvenente ^ lafcia¬ 
va crefcer fi alquanto! la capigliatura , 
ma fempre coltivandola aggiuffata- 
mente , e fpargendola di polveri odo¬ 
rifere, e d’altri fregi adornandola 

r Col 
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Gol tempo variò queft’ufo . Le me^ 
daglie degrimperadori, come di A* 
driano, e degli altri, danno a vede^ 
re , che icapelli (i portavanoxorti, e 
la barba fi lafciava crefcere ora più , 
ora meno a piacimento d’ogniuno , 
Macrino è ruitimo Imperadore, che 
fi vegga, barbato fino alla decadenza t 
del Romano Imperio in ICalia > eccet¬ 
to Pupieno j e Giuliano Apoftata> che 
coltivarono gran barba pejr oftenta-- 
zionedi feverità filofofica. 

Nellaftersai^^^al t. 10511. mofira lap.ioj 
profusone degli aromati, che fi facea 
dagli antichi, si nel condirne i cada¬ 
veri 3 si neli’atto di abbruciarli , e sì 
nello fpargerne le ceneri . Molte al¬ 
tre foicnnità praticate dagli antichi 
nelle efequie de’ loro defunti qui fi 
defcrivono. dillintamente , e eoa-», 
fommo giudizio. 

Il rerfo 117. della Sat. K dà moti- p-2'4‘ 
yo al noftro Autore d’impugnare il 
Grangeoil quale tenne credenza 3 
che foia mente le perfone nobili c 
grandi avefsero il privilegio di, por^ 
tar tre nomi.. Egli mofira pertanto 3 
che tutti gli uomini, che non fofsero 
fervi, i quali con unfolo nome chia-. 

^ ... .. : ^ ;mar 
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itìavaralì, folevano con tre nomi di- 
ftinguerfi ^ cioè col Prenome, col No^ 
me , e col Cognome . Le femmine 
fpefso non aveano Prenome , c fpef- 
fo ancora neaveano 5comelelfcriz.io 
ni ildimofirano., 
. . Merita attenzione ciò , ch’egli va 

p.238..riferendo al v. 62^. della Sat. Vi intor¬ 
no airorigine degli fpettacoli fcenici 
in Roma cò al loro progrefso , c 
principalmente incornoagriftrionied 
ai mimi > J1 cui artifizio nel rappre- 

. , fenrare coi fologeifo qualunque azio- 
- ne era veramenre maravigliofo. * O 

quanto farebbe tenuto il mondo lette¬ 
rario al Sig.Marcantonio Maderò, de¬ 
gno cuhode della Libreria pubblica di 
S.Marco, fe finalmente per opera fua 
godefiimo alle ftampe Tinfigne Trat¬ 
tato, che incorno a i Mimi ed a i Pan- 
tornimi lafciò poftumo fra’ fuoi fcrit- 
ti il Sigi Niccolò Calliacchi fuo zio , 
pubblico Profefsore di lettere Greche 
e Latine nello Studio di Padova , dove 
morì già quatcr anni, cioè nel i7G7> 
IIS. Maggio, in età d’anni 64,,Quehp 
argomento , a dir vero , non è (lato 
pienamente tiraccaco da chi.che fia . * 

■r . ; . . Ndla,^ 

^ 0$s:i^RVAZ10MM. t 
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NcJla Sat. Vili v- ìl. il noflro Au-^.44S. 
tore paria eriidicamente de i Licta- 
ri, e >.28. d’ifidc ^ e di Ofiride, Dei-P‘44^’ 
tà principali degli Egizianije del giu- 
vencocol nome di Api da loro adora¬ 
to, e da alcuni confufo coi dio Sara- 
pide > e nella JXt. 51. del mo-p.4S^. 
do> con cui gli antichi celebravano 1* 
anniverfario del loro di natalizio , o 
quello de’ loro amici e congiunti > 0 
d’altri uomini infigni -, e 7?. 87. dcirp.49Sa 
abborrimento, con cui i RKomani ido¬ 
latri riguardavano il celibato , e de’ 
fini politici, da’quali erano indottia 
ciò farei nella Sat.X. v. 78. della ce-p755f4 
lehrazione dei comiz}dn Roma anco¬ 
ra Repubblica per l’elezione de’ Ma- 
giftrati, ne’quali fi procurava di cor¬ 
rompere in varie guife la libertà de i 
fuffragj ; e del modo ancora , che 
tennero gl’lmperadori per fare, che 
Tautorità di quella eiezione tutta in 
loro fi devolvelfe . Ma nella flcfsap 

X>y. idf.eafsai notabile il ragio¬ 
namento, che’tiene, occorrendogli 
di riferire quel fatto trito di Anniba¬ 
le , che dopo la famofa rotta data 
prefsx) Canne a’ Romani mandò in 
Cartagine gii anelli d’oro di quei, 

che 
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che VI perirono fregiati di tale orna¬ 
mento, acciocché dalla quantità de¬ 
gli fteilì, confiftenti in piu moggia , 
argomentar fi poteflc in univerfale il 
numero intero degli fconfìtci nemici, 
e perché nella relazione di quello fac¬ 
to v’égran difcordiatra gli Scrittori, 
il noftro Autore confiderà tre punti 
èflfenziali -, il primo , a qual condizio¬ 
ne di perfone conceduto fofie il por¬ 
tare Fanello d’oro, e quando, e per¬ 
chè fe ne variafie il coftume ; il fecon¬ 
do, quanti dalla parte de’Romani , 
diftinti con si fatta prerogativa, perif- 

* fero nella giornata di Canne*, il terzo, 
diche tenuta folTeil moggio Roma¬ 
no, onde rillringendofi al numero de^ 
morti fuddetti, fipolTa aver’ empiu^.- 
to uno o pili moggia de’ loro anelli . 

p.j^^.Piii fotto V» 554. va difeorrendo in¬ 
corno al vario ufo de*^ Gentili sì nel 
facrificar le vittime , si nel farne a’ 
falfi Numi rofiérta. Eglino per lo più 
ne oiferivano poche minuzie fopra 1* 
altare, e del rimanente facevano tra 
di loro lauto palio e convito, 
' Simulacra nìtemia chiamò Giu- 
venale lellatue degli Dei Lari 85). 

jf.6ìySat< XII11 Kippinghio foftenne con T 
auto- 
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autorità di ^uefto pafTo, che le ftatue 
de i Lari fi formaflero folamente di 
cera . Il noftro. Autore fi ride di que¬ 
lla opinione, einfieme colSig.Bau-. 
delot, Autore dell’opera Francefc in¬ 
titolata Vutilité des Voyngcs, raoftra> 
che altro non h ricavi da quelle paro¬ 
le nh^ntia cerai che quelle ftatue era¬ 
no pulite e rifplendenti > come di fre- 
fco incerate per roccaiione del facrifi*^ 
zio da farli. Prova dipoi, che tali fta^ 
tue fi facevano indifferentemente d’ 
ogni metallo , ed’ogni legno, e che 
anche di cera fe ne formafiero. Impu¬ 
gna pollo ftefibBaudelot ,che da un 
palio di Prudenzio male interpretato 
pretende di dedurre , che que^ fimo- 
lacride*Lari folTero fmaltati di cera, 
quando il Poeta Criftiano li difife a* 
fperfì d’unguenti preziofi, come allor 
ra fi collumava anche tra diverfe na¬ 
zioni , 

Molti altri pafli potremmo accen¬ 
nare , ne’ quali fpicca la perizia del 
chiarifiimo Autore in tutta i’erudizio- 
ne facra e profana deU’antichità-, ma 
ci afìenghiamo di farlo., credendo , 
che balli il già detto , onde il lettore 
faccia degno concetto di lui , c della 

Ope- 
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Opera Aia, *che in quella parte è ve¬ 
ramente pregevole. 

3. Pa^Tando ora ai terzo punto, che 
c quello del le antiche Infcrizioni infe¬ 
rite opportunamente dalnoftro Auto¬ 
re nelle fue Annotazioni 3 avvertire¬ 
mo in primo luogo , che egli non fo- 
1© ha oflfervate e diligentemente tra¬ 
scritte quelle>che in tutto il Polefine? 
e ne’ luoghi circonvicini tuttavia fi 
confervano , ma ha prefio di feun nu¬ 
mero confiderabile di lapide , parte 
delle quali fu del Cavaliere Sertorio 
Orfato 3 Gentiluomo Padovano 3 c 
tanto infigne per gli ferirti da lui pub¬ 
blicati intorno a tale materia > parte 
ne fu del non meno celebre antiquario 
Carlo Patino 5 e parte ancora ebbe 
egli modo di acquiftare in varie occa- 
fioni : anzi fentiamo, che ultimamen¬ 
te il fuo Mufeo fiafi notabilmente ac- 
crefeiuto per altre, che da degno ami¬ 
co gli fono fiate lafciate in morendo . 
Ora crederemo di far eofa grata agli 
amatori di quefti monumenti eruditi, 
traferivendone alcuni,de’ più riguar- 
devoli , che finora non fono forfè fia¬ 
ti pubblicati , fe non in quefta> oeca- 

' fioiie dal nofiro Autore .. ’ ^ 
Il fc- 
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Il feguentc gli fu trafportaco da 

Ferrara. 
. ..D. . 
L. VAL. ATILIO 
M. ROM, F. P. 

' INòGeT - ■ ■ 
IN PATRVR , ^ 

RECOND : = 
ACTIA mater 

DOLeS 
IN F.' P. XX 

Cioè Dis Manibus. Ludo f'alerio 
Ito Marci Bfimilii FilioTutro Innoceu- 
tiffimo InVatria Una {(ccondito ^5lu 
Mater Duhns . InFrortte fedes XX. 

Acarte trovali Ja fcgucntc In-r 
fcrizione già ritrovata in Dalmazia, e P- ®I- 
che ora prefso di lui fi conferva: 

VETTiA ,C F. 
-i RVFA VIVA FECIT 

SIBI ET C. VETTIO RVFO i 
PATRI ET ivLi,« Maxima 

. MATRI ET SVIS ' 
IN F. P. XV 
IR, A. . P. .XX 

Egli pariìricntc ha prefso di fc finte p.:45. 
fcritta: , 

SEX. CARPENVS 
SEX. F. TERTIVS ; 

SIBI 
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j . SIBI ET * 
SEX- CARPENO . 

MODESTO L. 

LIBQ^ 
Le due ultime note fi fpiegano Libsr- 
toLiberifque'. In quefta lapida accen¬ 
na l’Autore efservi quello di fingola- 
re 5 cheli nome gentilizio non termi¬ 
na in IVS 5 come ofserva per altro ef- 
fere confueto, ma in VS leggendovi fi 

^.i^l.Sextus Cctrpenus i e rifiefsa fingolarità 
vien da lui notata in un altra Inferi-, 
zione 5 dove fi legge il nome di un 
Lucio Flaviano ^dreflo Liberto di 
Manio. 

Confiderabile clafeguente, dove 
P-SS^'Barbia figliuola feconda di Lucio de¬ 

dica il Tempio, il Simulacro > ed i 
Portici, edificati a fue fpefe, a Giu¬ 
none Feronia . 

IVNON FERON 
BARBIA L. F. SECVN 

AEDEM SIGNVM POR 
,>CVS D. P. S. D. 

: Le quattro ultime lettere fi fpiegano 
comunemente De Tecunia Sua Di” 
cayit. 

Anche Pinfraferitto marmo nel fuo 
Mufeo 
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Mufeo fi conferva, ; 

LIBERO i 
ET LIBERAE 

SACRVM . V 
P. GAVIVS 

- . . ASPECTVS 
VI VIR , .. 

IMPERIO 
POSVIT , 

11 feguente ancora è fiato finora ine¬ 
dito: 

D. M. 
SECONDI . . 

ENAE SALVI 
AE Q^V. A, XXX 

VI. M. Vili 
SERTORI 

VS LEONIO 
COIVG. RAR 

MER. POS 
N CCCXVIII. 

La N accentata nell’uJtima linea li¬ 
gnifica fefler^j . Ma come il noftrò 
Autore fermali a difcorrere più fu la 
feguente, che fopraqualunque altra 
da lui addotta , noi pure terminere¬ 
mo con efsa, giudicandola la più fin- 
golare dell’altre per la memoria del¬ 
le perfone illuftri, che fecondo l’opi- 

■ ' , nione 
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nione di lui vien fatta nella medefìma,* 
imperocché da’efsa egli penfa di aver 
rifeonrri per credere efsere ftati fe- 
polti nel Polefine di Rovigo fna pa¬ 
tria una fìgìruola del celebre Cajo 
Mario 5 e inficme il marito di lei, Ri- 

y,^^^,fcrifcc egli pertanto li modoprimie- 
ramente , con cui nelia villa di Lufia 
furono ritrovate le veftigie di certa 
antica riguardevole fabbrica , e che 
fra i moki marmi, che ne furono fea- 
vati > egli ebbe la fortuna di averne 
due , nel fecondo de’ quali, che è una 
nicchia, fivedeuna mezza figura di 
donna, la quale dee efser forfè l’effi¬ 
gie di quella Ifefsa , ,che nel l’altro 
marmo, che é un’urna fi vede com¬ 
memorata con le feguenti parole : 

BARBI C. . F 
CARDlLiACD 
MARIA C. F; 

- TERTIA VXSOR- ’ : i l 
Dalla fudderta figura , einfcrizionc 
egli ricava, che fofscivi quell’antico 
cdifizio eretto per piantarvi e difen¬ 
dervi dalle ingiurie delle Bagioni i fe- 
polcri d’ungenerojcd una figliuola di 
C. Ma rio, che fette volte fu Confoio j 
cperchéin primo .luogo confiderà , 
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chelafua afserzionedoverebbe avere 
fondamento fu rautorità di qualche 
Storico antico, prova di averlotrova- 
toin L. Floro nel lib. 5.cap. ii, dove 
raccontando la guerra fra Siila, e Ma¬ 
rio , e l’orrida ftrage fatta in qiiell'oc- 
cafione da’Sillani, di quegli che fegui- 
tavanoil partito di Mario , foftenuto 
dopo la morte di lui da’fuoì figliuoli* 
dice jchetra gli iiccifi vi furono Car¬ 
bone Confolo in quell’anno con C* 
Mario figliuolo maggiore del vecchio 
Mario già mortoquattr’anni prima ^ 
Sorano Pretore > Venulejo , BEBIO » 
e MARIO figliuolo minore del già 
C. Mario fuddetto , Ofserva in que- 
fto racconto, che lo Storico fi va di 
mano in mano avanzando dalla tur-» 
ba piu volgare de’mortì a perfonc de¬ 
gne di pili fpeciale menzione finoad 
arrivare al giovane Mat’io , alla etti 
morte altri non fa imrtiediaramence 
precedere, che un cerco BEBIO: il 
che gli fa concludere» che fePordirte 
del ragguaglio di Floro ci obbliga a 
riguardar coftui,come un perfonaggio 
di (lima fopra coloro, cheefercitava¬ 
no anche il Confolato, e la Pretura » 
niun’altro motivo avrà indotto quel-» 

Tom. Vili D lo ' 
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lo Scrittorea dare a BEBìO una tal 
diftinzione, fe non il fupporlo con¬ 
giunto a Mario con qualche ftretto 

p.4^4*vincolo~di parentela . Adunque , 
,, die egli 3 incontrandofi memoria d’ 
59 unBebiOà la di cui moglie fofsefi- 
,, gliuoladi C Mari03 (ì dovranno 

quefti foggetti probabilmente con- 
53 fiderare ^ quegli per genero , e co¬ 
sì {lei per figliuola dei vecchio C.Ma- 
3, rio 3 che mori coi fregio del fetei- 
33 moConfoIato. 
^ A quella ofiervazione fa fuccederc 
la fpiegazione del marmo , e dà la ra¬ 
gione 3 come repitafio^pofia principia¬ 
re da cafo obliquo, e ciò per fottinten- 
dervifi qualche nome avanti > da cui 
quel genitivo fia retto, come OSSA , 
CÌNERI3 DIS MANIBUS 3 ec. di 
che ne adduce altri efempj. Reca in 
oltre qualche conghiettura 3 per cui 
la fuddetta Maria fiafi potuta ritirare 
nella villa di , afierendo col te- 
llimoniodi Plutarco 3 che il vecchio 
Mario avelie una forella collocata in 
matrimonio ad un Cajo Lufto i e quin¬ 
di avanzandoli a dire, che la fuddetta 
Maria rifolutafi dopo Peccidio de’fuoi 
afuggirfidi Roma , abbrucciafie le 

mem- 
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membra dei marito,e raccoltene in un* 
urna le ceneri tì ritiraifecó; quelle neN 
le contrade del Polefine >ove i fuolpa¬ 
renti avevano i loro poderi, ne’ 
quali iìnoal dì d’oggi fi confervi col 
ndmcdelia villa di Lu/ìa la memoria 
di qiicirilluftre profapia . Dell’anti- 
chità poi della fabbrica corrifponden- 
tea quella di un tale avvenimento cer¬ 
ea di dare i migliori rifcontri ^ il tut¬ 
to ingegnofamente , ma Tempre però 
in maniera, che dà la cofa per proba¬ 
bile e verifimilci e non per vera e fi- 
cura . 

Non polliamo omettere il regiftro p.^i ^ 
della fegiiente Infcrizione , che pure 
il noftro Autor pofiiede, cosi da ini 
interpretata : Cereri ^ugnfìie Hedo- 
maciis Vublicus duurnvirum Magifira^ 
lium Oi Honorem Libertatis B^ecept^ 
Et Hercuii ^dugufio. 

CERERI AVG 
, . IIEDOMACUS PVB 

il VIR. MAG. OBHON 
LIBTAT. R. ET HERCVL 

AUG. , 
III. Come d’ordinario nelle edi-p.^^i^^. 

-zioni latine di Giuvenale egli non va 
fcompagnato daPerfio ^cosi ne meno 

D 2 in 
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le quefta volgare il Sig. Conte Silvc- 
ftri ha voluto difunir quello da que- 
fto. L’ofcuricà del fecondo, che lo ha 
fatto appellare H Licofrons de* *P<ì€ti 
Latini^ e dare a taluno alle fiamme, 
non lo ha fpaventato da por mano alla 
verfione di elfo ; e per poterla con più 
agevolezza e con più fedeltà a buon fi¬ 
ne condurre, fi appigliò al verfo fciol- 
to endecafil^bo , 'non mancando di 
apporvi lefue Annotazioni,meno dif- 
fufe però di quelle di Giuvenalc . 
Avvertiremo per compimento di que- 
fìo Articolo , che due altri lerrerati 
Italiani hanno pubblicato nel fecolo 
antecedente il volgarizzamento di 
Perfio. 

Il primo è flato Gio» Antonio VaUo^ 
nCt il quale intitolò il fiìo volgariz¬ 
zamento ..in tal guifa : Le ofcurijfme 
Sarire dì Perfio con la cbiarijjìrnafpofìm 
T^one diGio, Antonio tallone , 
poli yptr Giufeppe Cacchi, 6, in ot¬ 
tavo . 

li fecondo poi è flato Franc^fco 
Stellutti, {a) da Fabbriano , Accade¬ 

mico 
(a) vtrfone vien ricordata dal ¥ab- 

brtctonellaBiblioth.Iatin./».55i8 ma 
per errore difiampa vi fi /g’^eStelìato in ve- 
re di Stelluto, 
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mico Linceo , il quale in verfo fciolto 
€ con dotte dichiarazioni Io pubblicò 
in per Jacopo Mafcardiy 16^0* 
in quarto. 

ARTICOLO IV. 

De Thcrmis Andrene Baccii Mlpi- 
diani, Civis Romani, Medici, at^ 
que Tbilofopbi, Libri Septem. Opus 
locupletiffimum non folttm Medi ci s 
necejjarium 5 verum etiam [ìudiofts 
variarum verum natur^eperutile, in 
quo agitur deunirerfa ^quarum 

■ tura, deqm differentiisomnibus , ac 
miflìonibus cum terris 3 cum ignibusy 
cum metallisy de lacubus, fontèbus , 

• ftuminibus » de balneìs totius orbis, 
& de methodomedendi per balneas ; 
deque Lavationum fìmul j atque 

' Lxercitationum infiitutis in admi- 
randis Thcrmis B^omanorum ,*Accef, 
fit nmc li ber o^avus De l^ova Me- 
thodo Thermarurn explorandarum % 
deque minerà , '»iribus Fontiunt 
Medieavorum"y quorum plerique in 
boc'op.re defiderabantur *, ex clarif^ 
pitmrum virQYumfcriptis editis , 
ed^ndis» Trtupiifumptibus Joannis 

D ^ Bapti- 
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Conz^dtti lyiiàn jol. p^gg* 
36^, fcnza due Indici > uno de’capi^ 
l*a!trodelle materie copiofìifimo^ 
c fenza la lettera Dedicatoria , 

i. 

h '^T On v’ è alcuno cosi ofpite nel- 
jL^ la Medica , o Letteraria»» 

Repubblica 3 cui arrivi nuovo il no¬ 
me diqucft'Operaj o de! fiio celebra¬ 
ti filmo x^iitor e . E' ftata cosi utile, 
e cosi gradita 3 che ormai non fene ri¬ 
trovavano più efemplariapprefro a li¬ 
bra), non oftante che foàe ftampata 
in. Venezia Tanno da Vicenzo 
ValgrifI ,c riftampata Tanno i f88. e 
Enalmente la terza volta in Roma da 
Jacopo Mafcardo 'i Tanno fem- 
pre in foglio. Pareva neceifaria an¬ 
che quella ultima rillampa > per ag- 
giugnerci, come ha fa viamente fatto il 
noftro Conzatti , tante acque Terma¬ 
li fcoperte dopo il Baccio , e’I nuovo 
metodo di venire in cognizione della 
loro indole ignoto agli antichi , il 
che tutto ha conia podibile diligenza 
adempiuto nella Giunta delTottavo 
Libro . Volefle il Cielo,che fi riftam- 
pafTero altre Opere e di quello, ed* 
altri dottiflimi Autori > che rcftano 

occui- 
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occulte per la loro rarità , eflfendo per 
lo più il tempo, nelle materie di Let¬ 
tere , aguifad’un fiume, che porta 
avanti le cofe leggieri 5 c di niun va¬ 
lore 5 c lafcia addietro cadute nel 
fondo le più fode, e pelanti. V erii- 
dicifiimo Libro deLnoftro Autorete 
J^aturdi Vinorum Hìfloria , ec, con 
tuttoché ftampato tre volte , come 
più fotto diremo , ù pur di nuovo 
divenuta raro , e dagli eruditi fi defi- 
dera , Molte altre fono le opere, che 
diede alla luce qiicfto fecondi filmo in¬ 
gegno , delle quali ci par diritto, che 
ne facciamo almeno menzione, per 
dimoftrarne indovuta (lima, e cortìe 
in Italia in que’fecoii, benché ancor 
tenebrofi , non mancavano ingegni iì- 
Juminati, c tutti attenti ad illuftrare 
la naturale Storia , 

Innanzi di tutto accenneremo , 
che egli nacque nella nobil terra di 
Sant’Elpidio di nobili, e onefti paren¬ 
ti, che fu aferitto alla cittadinanza 
Romana , e che fu Medico di Papa Si¬ 
ilo come nc fa fede il Sig, Cavalier 
Mandofio nel fuo Teatro de’Me- 
dici Pontific'j, apprelTo il quale mol- 

D 4 te 
(a) pag. IO. 
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te altre particolarità intorno alla vi¬ 
ta, e agli ferirti del Baccio polTono 
apprenderli da’curiofi. Le Opere 
che di lui fono pervenute a noftra 
notizia, fono le fegiienti parte lati¬ 
ne, e parte volgari, non obbligan¬ 
doci a riferirle con altro ordine , 
che con quello con cui ci fovvengo- 
no, 

1. De Maturali yììioyum Hi^lorìa^ 
dt Vìnis Itaime , de Conyiv^h ^nti- 
quorum libri Vii, %AccefJìt de ’PaBìtiiS y 
AC Cerevifiis, deque Bjjeni , Gallio , 
Hi/pani^ y d7*de totius Durop^z Vinis , 

de cmni Vimrum uju compendiaria 
TraBatio, ]^om£^ exTypograph.TlJ- 
colai Muta 1 ^^6, in fol. Lo ftefTolo 
riftampò due anni dopo , cioè nel 
155)8. nella medefima forma , nella 
quale ve n’ha pure una terza riftam- 
pa franco furti , apud l^ìcolaum 
Steìnium <y 16^07. L’Autore dedicò la 
prima edizione al Card. Afeanio Co¬ 
lonna . 

2. De Thermis libri VII. ec. Le va¬ 
rie impreilioni di queft’Opera fi fono 
riferite più fopra . 

3. De Balneis Tranfcherii pppidi 
Bergomatis . Quell’ Opufcolo ufei 

con 
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con altri di confìniile argomento 
Bergamiy i fS t. 4.Altri lo riferifcono 
del 1585. 

4. Del^mcnis & ^ntidotis •jrpoKiyi- 
>«"« . f u ccmmunicL pr^cvpta act 
bmnanam vitam tuendam falHÙerrì^ 
mh . In quibus^ definitiva mèthódus 
Vemnorum proponi tur ptr genera , 
ac dijj'crentias , J’uas partes y &pu/^ 
[tornì y pY^fervundi m dum , zìi* Cijm- 
munta ad eorum curationem antidata 
compleikns. De Canis B^abiofi morfa 3 
dt* ^fiis curatione . Roìn r, apud kincen^ 
tifi?n ^Ascoltmn > i fSc^, in 4. 

^ T abula fimpUcium Medie amento- 
rum. I{om^, apad jo[phum de 
hs 

6. De Bifuni tate Theriacce y Epiflota 
ad MareumOddilm. ^ 

7. Qujenam r itiofìt vipermai carnis 
in thaiaca , Epijìola ad ^ntonium Tor- 
tum, Qoefte due EpU'Iolc 6 trovano 
unite all'Opera di Marco Oddo inti* 
folata, De comoonendis medicantentis 

alioYum dijudicandis , e ftampata 
Tatavii , apud Taulum Mejettum > 
ifS3.?«4. 

8. L Origine dell'antica eittàdi Clua-. 
na ychehoggiè lanobil Terradi s,.El- 

^ S pidio. 
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pidio» Qweft’Opufcolo ufci molti an-~ 
ni dopo Ja morte deirAutore , e fu 
pubblicato da Natale Medaglia nelle 
iue Memòrie ifloriche ddU Città^ di 
Cluana, cc. In Macerata > per gli Eredi 
delTatmelli> i pi, in 4. 

p. Difeorfo deW,Acque bibule ^ Bar 
gni[di Ce fare xAuguflo a tir oli, DeW .Ac¬ 
que di S- Gloyanni a Capo di Bove nuo- 
yamente venute in luce . Dell'.Acetofe 
prefio a poma , e dell .Acque di .Anticoli 
Con alcune regole neccjjarie per ufaì[ bene 
ogni .Acqua di Bagno . In Roma 5 per 
gli Eredi di Antonio Biado 5 flampatori^ 
Cameralii i^Gy.ìn^, 

I o. Ddle dodici Gioje, che rifpknde-. 
ymondla Velie Sacra del Sommo Sacer-^ 
dote 

11. Del Tevere^ libri HE ne'quali fi 
tratta della natura e bontà dell Acque > 
€ fpecialmente del Tevere ? e dell Acque 
antiche di B^oma , del iqjlo ? delTo , 
dell Arno -, e d'altri Tonti i e Fiumi del 
mondo. Dell ufo dell Acque 3 e del beve- 
re infrefcQ Con nevi, con ghiaccio, e con 
falnitro. DdleJnonda’T^ioni. e decime- 
dj, che gli antichi B^omani fecero y e 
che oggidìfiipoffon fare in qt4ejìa y e in 
Ogni altra, inonda’t^ione - In Venezia 3^ 
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I ìn^. e in I{oma i )S>9> 4* Di 
qiieR’Opera , che è dedicata dalTAii- 

tore air lì lujìriff. Senato edlnclitoTopO'- 
lo B^omano fa fpeRo menzione Filip, 
po-MariaBohini nel fuo^ Tevere JHèa- 
fenato > ma per lo piiv impugnandola , 
come contraria al fiio fentimento. ‘ 

11. Trattato delle Gemme y e Tktrc. 
Tre’^^ofè :>€€,. 

15. Della Gran Bcflia , detta dagli 
antichi ^Alce 5 e delle fueproprietà, ec, 

14. Difcorfo deH\Alicorno 5 ec. Tut¬ 
te e tre queft’ Opere del Medico Bac¬ 
cio fono Rate traslatate in Latino da: 
.Wolfango Gabelcovero 3 e Rampate,, 
la prima Trancofurti , apud Mathiam 
Becl(:rum , 1(503. in 8. e anche 
Davidem Zummtrum , 1643. 8. , e 
le due ultime Strutgardi^e -, apud Mar-- 
mm Furflerum i 1 8; 11 Difcor-* 
fo deir v^//c0r^o fu tradotto* prima 
latinamente anche da Andrea Mari¬ 
ni 5 c Rampato i ^66. in L* 
Italiano di queRo> la cui prima edi¬ 
zione prefentemente non ci fovvkne, 
fu impreco due volte in.Firat^^jla pri¬ 
ma del 1573. /w, 4. e la feconda, dell 
i582./w8, 

Datutto.ciòiì vede , di quanto fa- 
D. 6, na. 
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na erudizione, e dottrina folle il no- 
fìrolodatiflimo Autore a della cui O- 
pera delle acque Termali ora s’c de¬ 
gnamente fatta la rilìampa in Padova, 
della quale ci baflerà dare una breve 
notizia , in grazia folo di ehi non è 
Medico , e de’principianti , elTendo 
troppo nota a chi ha il buon gufto in 
quefta fona di fludio, e ci fermeremo 
dappoi con maggiore efatrezza nell* 
ottavo libro novamente aggiunto,co¬ 
me quello, che contkne cofe nuove , 
c molte anche , le quali finora non 
hanno veduta la pubblica luce. 

IL L’Opera antica è divifa in VII. 
Libri, e queftiin molti Capitoli . E’ 
intitolato il primo Libro Vhyjkus , il 
fecondo Balmarius , il terzo Medicus , 
i\ (\mnoTheYmènfis i il quinto Mine¬ 
rali s , il fefio Metallicus , e Tfettimo 

p. I. Thermo . Nel primo tratta della na¬ 
tura , € dell’origine di tutte le acque 
in comune , ed è arricchito di i f. Ca- 

P‘3- pifoli . Porta l’opinione d’Arifìotele 
intorno alla nafeita delie medefime ,c 
penfa , che dal mare venga l’origine 

p.y. comuni filma di tutte le acque , e di 
tutti i fiumi, parlando dappoi del mo¬ 
to dsli’acqua, deifico, dclTaltezza, 

e del- 
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e della proporzion con la terra . Cer- p-7* 
ca la proprietà delle acque naturali 
fetnplici , e comequefte polfano co^ 
nofcerf] buone, o ree *, il che efpone 
in molti capitoli , cercandola dide- 
renza da’fapori, dagli odori 5 da’ co- ’ 
lori;^ dalla confidenza , cd altre par¬ 
ticolarità delle medefime . Pone iil p. 12. 
campo la grave quiltione , che ancora 
pende fotcodel giudice, d’onde na- 
fea il calore in alcune acque , che fea- p. 2,^» 
turifcono dalla terra v e ciò abbondarti 
temente in molti Capitoli efegoiifce , 
volendo , il che ancora vogliono molti 
Moderni, chederividalieminere,e * 
da quelie principalmente abbondanti 
di Zolfo . Difeorre anche in^ quefk> 
primo libro delle Inondazioni , € del 
Dii Livio Univcrfale , e de’ Moti del 
Mare, intorno a’quali merita.efifer 
letta la Lettera del Sig. Co.Luigi Per- • 
dinando Marfìlli.in; altro Articolo già 
riferita. 

. Nel fecondo Libro tratta tutta ì* 
Arte de* Bagni ,ed incomincia da* pri- p. 43*. 
mi ufi de’Naturali , dificorrendo de- 
gl’lndizj delle minere , che fi trova¬ 
no nelle acque naturali, del modo di 
giudicare, (che. è cofa molto utile è 
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degna di riflellìone, a cui molto poco 
fi bada) feiìano utili ogni anno da por¬ 
re in efecuzione 5 del modo di prepa- 
rarfi per li Bagni naturali, del tempo, 
e metodo d’adoprarli, o di prendere 
le acque,,deirufo dóÌQ.cyÉfperfìonì fatte 

p. 6i. con acquefempiiei, della ,de’ 
Sudatori y de* Fanghi, e del modo di 
cibarli in fimili faccende , ficcome d’’ 
altre cofe molto necefifarie da faperfi , 

, per quelle, ed altre operazioni tutte, 
dependenti da’ BagniAcque Terma¬ 
li, cheli bevono , fanghi , arene, e, 
come egli dice Saburre, e fimiii. 

p./i. Nel terzo Libro deferive i mali, che- 
pofibno rifanarli co’Bagni, c parla fu. 

p. 7^. le prime degli affetti caldi, e de’ fred- 
. di, de’ mali.del capo , e del cervello ,, 

de’nervi , degli occhi, delle, orec¬ 
chie, dei nafp , della bocca , del pa- 

P-7^- lato , e delle, fauci, palfando dipoi a*' 
mali del torace , indi a quelli del baf- 

P'^^’ fo ventre, e delle vifeere,* Non tra- 
lafcia i mali degli articoli, delle ofifa 

P-S/. e della cute , , parlando in fin de’ vele¬ 
ni, degli afietti delfanimo , e quando i 
ancora fi poifono tifar per delizia 

Moftra dipoi , in qua’cafi dobbia. 
mo guardarci da’Bagni , e quai peri¬ 

coli. 
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coli incontrino ifani ne medefimi» e 
come fi poda prò vedere .a varj acci¬ 
denti s.che fopra.vvengono neiriifo de’ 
medefimi, e finalmente, come fi deb-p.104. 
bano' governare coloro , che fi parto¬ 
no dali’ufo de’ Bagni, edeU’acque me¬ 
dicate.. 

Apporta, nel quarto Libro riftoria 
di tutte le Terme naturali fulfuree, 
quali fieno le,qualità de’ lolfi , e qualep.i o;*. 
la natura dei fuoco nelic.terre fulfurar 
Ce , c come s’accendano . E qui. con 
-molta erudizione riferifce varj incen-- 
dj feguiti in Italia , come dell’Etna, 
-del Vefuvio , e fimili. Difcendca Su- 
dxitorj naturali , e, ne riferifce parec- 
•chj, e parimente molti luoghi d alito 
grave e nocivo, e d’acque putride , 
e, fetenti , come de’famofi Laghi d’p.izi. 
A verno, delle Lagune di. Volterra ,e 
d’altri tali . Fa un capo a. bella polla 
delle acque focofe , e che bollono, 
pacando poi a quelle , che fono calde p. 11 f. 
nel quarto grado, il che arricchifcc 
con molti paragrafi , in ciafcuno. de’ 
quali defcrive/édelmente i luoghi 5 
dove fi trovano. Fa purmenzionc deh 
le acque fulfuree fredde , d’un’acqiia 
Tredda nelle campagne di Fifa, ches’ 

acceor- 
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accende , d’alcune acque medicinali 
fredde neHa Cor fica , ne’campi di 
Zurigo > neirUngheria j e ne’ paefì 
ileflì Sectencrionali. 

p.145? Contiene il quinto Libro Tlftorfa 
delle acque, che fono r icche di mez^i 

p.150. 
menerai! , ed incomincia dalie acque 

p.165. 

p.l66. 

p.176. 

p. i8o. 
.p.183. 

p.184. 

del mare, poi paflaaile paluftri , alle 
acque falfe nativraii , delle quali ne-* 
fa un’erudica , e lunga raccolta . Vie¬ 
ne alle acque falfoacide, alle nitrate > 
alle purgative 5 alle ahi mi no fe , in¬ 
torno alle quali forma un pieno Capi¬ 
tolo 5 ed altri con molti paragrafi, do¬ 
ve rapportai luoghi nativi delie me- 
defime . Non palla fotto filenzio le 
acque pregne di Ceffo, le atmmiutofs 
o che tingono a modo d’inchioftro ^ 
queilecon vitriolodi Cipro, leBitu- 
minofe, i Fonti d’olio , fra’quaitfa 
decorofa menzione del Tetroho > o 
oI io di fatfo , che featurifee ne’ mon¬ 
ti, o colli di Modana. Non fono da 
traiafeiarfi [fonti, che egli chiama di 
mele i d’olio , di manna, d’ambra, 
e fimili , tutti probabilmente ricchi di 
dolci bitumi, che hanno il fapor del 
mele, e della manna, 

p i 87. il Libro rinchiudG rifloria 
delie 
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delle acque dette metalliche » e pri¬ 
mieramente fa parola delle ferrate, 
de’ loro luoghi d’onde fcaturifcorio ^ 
di molti de’qiiali’ne fa. efattiifìma-» 
menzione, PalTa a’fanghi , oloti, eP**^^* 
alla docciadi S. Càdiano, e ad altri 
molti, facendo d’ognuno di loro dili'- 
gente difamina . Non fi dimentica di 
certe acque, che fanno della natura p.204, 
del piombo, e dello ftagno , come 
deU’oro^ e dell’argento , non man-P*^^^^ 
cando di far menzione de’ fiumi, che 
portano ricca merce d’arene d’oro, e 
delle loro infigni virtù. Ragiona an¬ 
cora delle acque naturali, cheefeono 
fatolìedi minerali (come egli dice)p.ixOi 
eferementi, di quelle, che hanno fe- 
co Targentovivo , e d’alcune di func- 
fta mortifera natura. Così porta quel¬ 
le di rame , di minio , altre che of¬ 
fendono la mente , altre vclenofe nel¬ 
la Perfia, altre d’antimonio, e fimi- 
li. Succedonoaltreacque imbente di 
cadmia , dicrifocólla , di bolo-ar- 
meno, di ruggine, d’ocra , di calce ^ 
di ceneri, di pomici, e di marga det¬ 
ta da alcuni Min era 1 ilii 
pafiaggioad acquenaturalmcnteama.p.iio- 
re, o acide dcli’i^ltimc delle quali 

nefor- 
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ne forma un lungo catalogo con le 

'.virtù, luoghi nativi ^ o fcaturigini 
loro. Sono degni d’ofservazione que’ 
fanti , che apporta , chiamati da lui 

^ zt6.yinoknti3 perchè hanno il fapore del 
vino , uno de’ quali, come narra Pli¬ 
nio, fu confacrato meritamente aBac- 
co , i quali fono al contrario di quel* 
li, che beliti mettono il vino in orro¬ 
re , come Ovidio neirultimo Libro 
delle Metamorfoh fpiegò nobilmen¬ 
te in quelli verll * 
Clìtorio quicunque Jitìm de fonte Jevarit y 
Vina fugìt 5 gaudetque merts abjìemtus undis , 
Seu vis efi in aqua calido contraria vino , 
Sive quod indigena memorant, ber carme» » 

4 herhas 

Eripuit furiis , purgamina mentis in illas 
Mift aquasy odiumque meri permanse in undh^ 

Delle quali acque , quanto ne abbifo- 
gnerebbono alcuni di quello nollro> 
e ancor di più freddo clima. 

Forma meritamente un capo delle 
occulte proprietà dellacque *, quindi 

‘ -difeende allemaravigliufe proprietà 
dell’origined’alcune acque nell’lfole 
Fortunate , nc tralafcia il fajnofo fon¬ 
ie Pliniano, di cui ultimamente fono 
ftate trovate altre proprietà di predi¬ 
re le venture piogge. Difeorre fui fuo 

... anti- 
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antico fai foliRe ma delle proprietà 
alcune acque,5^ che producono anima¬ 
li > non avendo ofTervato i buoni vec¬ 
chi, che fervono folodinido , e 4’ 
utero 3 per cpfi dire, alimentatore al- 
ie uova, e a’ vermini colà dentro de¬ 
porti dalie loro fagaciRime madri ^ Si 
fa maraviglia di rane j e pefci con Pli¬ 
nio 5 ehc vivono nelle acque calde c 
poco dopo porta, altri viventi 5 che s’ 
olTervano ne’ ferventirtimi Bagni di 
Jàbano. * E qui non ci portiamo con¬ 
tenere di non far menzione d’una Re¬ 
lazione del noftro Sig. ValiiOiieri^ 
Rampata alcuni anni fono nella GaR 
Jeria di Minerva (<?) ,^intorpo a quan- 
ito oifervò nelle Terme Euganeei c ih'*- 
diritta al Sig. Apprtolo Zeno y QucRi 
fra le altre cofe fcoprì la fayola, degli 
infetti creduti vivere in quelle acque 
bollenti, non ritrovandovirt qualche 
volta, che fquille morte >delle quali 
n’è copia nelle vicine acque frefclie ,0 
tepidette, cheo gittatevi i oinerpi- 
candofi alle troppo calde > colà reftar- 
nouccife, e cotte . Così trovò pure 
il ValliCnieri nella fonte caldirtimadi 

Monte 

* OS SERVA'Z IONE , * - 
Ca) Tom.V» E art. 4. />. i i o. 
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Monte Orcone una gran quantità d’ 
inceftini acquatici^ di l'carafaggi amd- 
bj, e (imili morti 5 i quali penfa in¬ 
gannaci dalla tepidezza deiracque,che 
fono dietro le ripe, s’erano arrifehiati 
a penetrare troppo avanci , ed erano 
reftaò* uccili, avendone per altro of- 
fervato in luoghi lontani dal maggior 
bollore dell’acqua 5 efoavemente te¬ 
pidi una gran copia di vivi 3 che colà 
dolcemente dimoravano 3 e attende¬ 
vano alTopera della generazione. Git- 
tò neiracqne d’Abano, dov e più fer¬ 
vido il bollorejcome in quelle di Mon¬ 
te Ottone pefef, rane 3 falamandre ^ 
lucertole, ferpehtH e tutti, e tutte, 
detto facto, morivano. 1 volatili non 
acquajuoli predo a neh tifi vi muojo- 
xio, male anitre , c fimili levano il 
volo, efuggono, non immuni però 
affatto da quel calore eccedente , che 
loro fa cadere quella quafi fqiiammofa 
edema buccia delle gambe , e delle 
dita. Icanimojonoanch’elfi ,(ìccome 
tutte le bedie, che vi li gittano, o ca¬ 
dono , come ancora gli uomini 3 per 
efempj funedi di fanciulli inavveduti, 
odi vecchi incauti. Al contrario nel¬ 
le acque medefime derivate all’ufo de’ 

Bagni 3 
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Bagni, o allontanate dalla fervidifli- 
ma loro forgente annidano molti in¬ 
fetti, che deferì ve il fuddecto , per¬ 
chè già intepidite , e tollerabilifìime 
nel mitigato calore , Olfejrvò però in 
una pefchiera di quefte, che fi trova 
a S. Pietro in Montagnone poco lungi 
dalla Chiefa , benché tepidifiirna , e 
dolce , i pefei, che colà erano ftati git- 
tati dalTArciprete di quella Chiefa_j , 
non moltiplicarono mai , ed erano, a 
fuo detto , magrilTimi , il che ancor 
fuccedeva delle rane . Ilmedefimo , 
cheegli dice degli animali, che non 
poffono vivere in queireforbitante-^ 
calore, dice ancora delTerbc , e del¬ 
le piante,con tutto che Autori di mol-: 
to grido fi fieno contentati , per rac¬ 
contar cofe grandi , d’alTerire , cht 
Verdeggiano l’Eròe In a quell* 
acque y namntc aqmrum natura a mi- 
raculis ctfjat ì come parlando appun¬ 
to poco dopo di quefie fcriiTe Plinio 
con maraviglia , {a) Jn Vatarinomm 
aquis calidis herbee virente $ innajcutjt- 
tur, Vifanorum B^anee ec. c Caliiodoro 
pure (b) fi lafciò colar dalia penna»*, 

trac¬ 

ci) Lib. 1. r. inj., 
Cb) 
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trattando a nome del Re Teod’oricó 
d ella rifta11 razione di Aba no , B^deat 
flormtigramine facies decorata campo- 
ftris , qm étiam ardentis aqu^ fertili- 
tateidtamr i miroquc modo , dum pro- 
ximè falem generai flerilem > nutriat 
pariter dt* virores • lì Pignoria aneli’ 
eflolftorico di tanto credito 5 fa gran 
cafo di qtiefto fuppofto miracolo del¬ 
la natura comencando , e fpiegando 
la deferizione celebre diClaiidiano di 
■que’Fonti 5 che colà ' ' 
^ ' fumanti a vernane 

Vafem 5 
Eche contemptis audax ignibus herba 
vireti come dicono à€ monti ìgniuo- 
mi, citando Federico Naafea) che fu 
poi-Vefeovo di Vienna ^ che in una-j 
fua Lettera fcritta a Giorgio Sunne- 
ffeioer anch’egli il maravigliava d’un 
tal prodigio, il che pure tutti finora 
Funo dopo Faltro ciecamente hanno 
fcritto. il Sig. Vallifnieri però col fuo 
folitocandore 5 afierifee, comedili- 
gentiiìimòteftimoniodi villa , eche 
non fi kfeia ingannare da pregiudi 
nè dalFautorità de’ paiTati , elTere ciò 
falfo, ed eifere ciò più degno degli 
fcherzi de’ Poeti, che delle penne fin- 

cere 
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cere de’ naturali Storici, imperocché 
attorno le ripe d alcuni in qualche-» 
luogo 5 dove l’acqua ha perduto queir 
ardente calore , vi fi veggono certa¬ 
mente alcuneerbe , particolarmente 
acquajiiole , ed ignobili, ma non do¬ 
ve bolle 3 e dove continuamente man¬ 
tiene gradi d’un calore più che ordi¬ 
nario 3 che farebbe il miracolo . Sic¬ 
ché feopre, e dimoftra chiaramente-» 
reqiiivoco , ed il prurito 3 che hanno 
avutogli autori d’ingrandire le cofe^ 
piccole 3 e di feri vere più cofe mafa- 
yigliofc, che vere. In que’d’Abarto 
non o/Tervo erbe di forta alcuna 3 do¬ 
ve fono veramente le fcaturigini dell’ 
acqua calda 3 e ne meno attorno le ri¬ 
pe loro continuamente bagnate > im¬ 
perocché portando'feco un certo fugo 
iapidefeente, o petrofoj le vafempre 
incroftando , dal che ognun vede, non 
potervi nafeere , nè germogliare erba 
d’alcuna fpezie . Olfervò folamente 
fuora de’fonti principali , e fegnata- 
mente in una piccola fofietta fangofa 
piena d’acqua tepida, e (lagnante, al¬ 
cuni giunchi, ofeirpi, e poche altre 
erbe acquajiiole , come attorno i fon¬ 
ti più falfi ^ e poco fervidi di S. Pietro 

in Mon- 
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itt Montagnone moìto Chali, erba-», 
che fuol fare in luoghi marini defcrit- 
ta iqhno da Avicenna , chenonofTer- 
vò in altri luoghi. Ma giacche fiamo 
dietro a riferire le oiTervazioni, che 
fece il mentovato noftro Profedbre in 
quel fuo curiofo, ed erudito viaggio , 
ci piace d’apportare qui una Lapida-# 
votiva di marmo^che poco avanti era 
fiata cavata nelle vicinanze del men^ 
CovatoS Pietro, dov’era una volta-, 
del tempiodellanticoGerione , nella 
«quale erano fcolpite quefte precife»^ 
parole : 

VELLEIA. P. F. 
CHIESTE 

F. V. S. L. M. 
* Ma torniamo, donde ci fiamo 

partiti, cioè a dare una notizia così 
aldigroiTo di quanto nel Libro fello 
difeorre iHodatidìrnp Baccio . Segue 

o.a portare i fonti, e i dumi, diremo 
così, mìracololi, riferendone uno al 
diredeireruditilìimo Scaligero, den¬ 
tro il quale cadendo certe foglie d ’al¬ 
beri , quefte divengono pefei , dell*- 
qual favola non fi può trovare una fa¬ 
vola pili favolofa , con tuttoché il fud- 
detto grand’uomo s’ingegni d’appor-, 

carne 
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tarne la ragion fiJofofica. E’ benve-P-^y* 
ro 5 ciò > che il Baccio efpone ne’ fe- 
guenti capitoli, trovarfi acque , par¬ 
ticolarmente ne’monti , che genera¬ 
no tumori nella gola , detti Bocium 
da’ Latini , come d’altre , che mu¬ 
tano i colori agli animali. Pafla alle 
acque colorate , alle fuperfliziofe, a’ 
bagni detti Sacri dagli antichi, calle 
particolari , come divine prerogati- 
ve, che hanno le ftefTe , apportando 
molti paill della Sacra Scrittura , e i 
miracoli, egli ufi divini , de* quali 
ancora ce ne ferviamo , OlTerva la 
maravigliofa origine delle acque da* 
monti, e la loro ftupenda diftribuzio- 
ne foprala terra, la cagione mirabi¬ 
le delle acque calde, e in fine fanta- \ 
mente conchiude con un’inno di lo¬ 
de a Dio Creatore , 

Siamo all’ultimo Libro del Bac-p.^^x,* 
ciò, nel quale trattade’Bagni artificia- . 
li 3 conforme gli inftituti degli anti¬ 
chi, e di Galeno nelle famofe Terme 
de Romani, Quello Libro egli è vera¬ 
mente eruditilfimo , imperciocché' 
parla de’primi inftituti delle Termc 
nella Citta di Roma , della loro ma¬ 
gnificenza , e deH’acque urbane dedot p.241# 

Tom. Vili. E tc 
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te aH’ufodi Terme , portando 

' no in una Tavola la figura delle nobi- 
p.i4^.1iffimeTerme di Diocleziano, fpie- 

ga le parti dèlie Terme , e i luoghi 
p.ifo. jggli efgj-cizj, i varj generi di quelli 

e le preparazioni ai Bagni , e così a 
parte a parte efpone con fomma at¬ 
tenzionelutei gli antichiriti, emodi 
di quelli, finché giunga all’utile de* 

^‘^^^’medefimi, e quando incominciarono 
a paffare in ufo medico. Apporta T 
ufo^ el’utile degli ipocanfti , oftufe 
dimefìichesde’ vaporar),o fudatorfide’ 

p.’6^. bagni artificiali , e dell’ufo de’ bagni 
d acque dolci temperate. 

Non tralafcia i Bagni d’acqua fred- 
p.a75-da, e il nuoto ne* fiumi, eneTaghi, 

ibagni medicati artificiali, i fomenti, 
gli epitemi, le lavande del capo, il 
bagno d’acqua e d’olio, chechidttia- 
rono i Greci, Hydrel^um, d’olio foloj 

p.i85r.^j di langue , t di vino , otlde 
* l’Opera ne’ fuoi tempi era veramente 
‘ d’ogni più defiderabile perfezione ; 

ma doppoiché s’é ritrovata una ma¬ 
niera più facile , e più feirfata di veni¬ 
re in cognizione della qualità delle 
acque Tefmali, es’è feoperta dopo i 
Baccio una quantità confiderabile d 

altre 
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alcore acque fuddette , perciò è degna 
di molta lode la Giunca deU’ortavo 
Libro raccolta da varj Autori siitam- 
,pati come ancora a penna , accioc¬ 
ché fi vada Tempre più iliuftrando , 
ed ampliando quella Torta d’uciliifi- 
mo rimedio, il quale veramente ne’ 
mali gravi, e ribelli Tuole Tovente^in 
fine portare la palma dcfideraca . 

lil. 11 primo di cui fi fa menzioneP.2S7, 
in quella Giunta è il P. Bouslao Balbi-- 
no ciella Compagnia di Gesù, che nel¬ 
le Tue MìTcelIanec Iftoriche del Re¬ 
gno di Boemmia deTcrive, e loda varie 
Terrne , fra le quali le Caroline anch’ 
eflTe fervidifiime, come le noftre d’Aba- 
no, ottengono il primo luogo , per¬ 
dendo anche in quellei peli, e le piu« 
me i quadrupecii , ed i volatili . Ne 
bevono fino a 70. bicchieri ,ed hanno 
le medelime facilità , che le noftre , 
preTcritte anch’elTe nella maniera me- 
dcfima. Olferva efiere anche quelle 
lapideTcenti , e non.troviamo altro 
divario, Te non che appreffo il bagno 
dellacqua bollenre , TcacuriTcono da' - 
fotterranee vene acque acidectc , e 
fredde . E' curioTo quantò poco 
dopo riferiTcc, cioè ritrovarli un cer^', 

E z to 
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to fonte detto ^'VVodoUnkam nella 
Boeinmia,dal quale i Contadini, ogni 
volta , che le campagne fono , per 
mancanza di pioggia ^ rendure aride, 
cavano a gara le acque,afpettandocosi 
la pioggia , che in fatti dappoi fuccc- 
de , dal che cava il favio Padre poterli 
anchedalTarre eccitare aliti, ocerti 
umidi effluvj, che poflfano con un cer¬ 
to occulto magnetifmo tirar le nu- 
bi. 

Segue rPflratto d’un Opera flam- 
pata in Amfterdam Tanno i6Sz, di 
VietroCiurlo col titolo ^rcanum 
dularum novtjjimè proditum , nella 
quale pretende moftrare T inganno 
finora prefo deli’indole delle acque 
acide creduta comunemente Vit‘ii)U~ 
ca Mavi^tale, penfando egli fia Firreat 
cd tAluminoja , il che pretende prova¬ 
re dalla natura del vitriolo , il quale 
alteri, corrompa , e cangi in raine il 
ferro. 

Le acque acidolc novamente olTer- 
vate nella Svezia , c defcritte dalSig, 

•UrbanoHìarna ottengono il terzo luo. 
p.iS^. go 5 a cui fuccedeun Fonte medicina¬ 

le che s’infiamma , trovato nella Po¬ 
lonia , e due dottifiime Difiertaziom 

del 
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del celebre Mirtino Lifler , inticoJate 
De Fontibus Medieatis già al 
mondo letteratp note . Y’èil breve 
Apparato alla naturale , ed efperi- 
mentale Storia delle acque minerali 
fatto dal famofo F^oberto Boyle v e il 
Tentativo Filofofico De Origine Fon- 
tìum di Roberto Tlot • S’aggiungonop 
le OlTervazioni di B^oberto Sibaldo in- 
tornoa certi Fonti petrificanu>ad uno, 
che con lo ftrepito predice Scuramen¬ 
te le venture terapefte, e ad un’altro, 
che con raro efempio ubriaca. Odoar- 
doBrovHtnnQÌÌQ fue Relazioni di viag¬ 
gi fatti per varie parti d’Europa , of- 
ferva rinhnita quantità di Terme , 
che fi trovana nell’Ungaria , e in 
altri Paefi da lui mentovati»fra le 
quali una ve n’ha appreso il Camello 
Banca, che tigne fubito il rame , e 
rargento in color nero , caricando 
piatoftoil color deji’oro . V’è la de- 
fcrizione delTacque minerali appref- 
fo llmington col metodo di berle fatto 
da Samuele Derham v il nuovo (Ule¬ 
ma de’ bagni, e delle acque minerà, 
li Viciacenfi fondato fapra varj cfpe-’p^i^^, 
rimenti , c fopra la dottrina deli’ 
Acido , e cleir Alleali fatto dal Sig, 

E 3 CliH' 
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Claudio Fove^io y e la defcrizione del¬ 
le inlìgni TexmtCaroline facca afsai 
dottamente à:^ì'Si%.Gioiaanm Criftoforo 
Strauffio . Cosi fegue ' apportando 
tutte quelle acque termali, o fonti 
medicaci , de’ quali fanno menzione 
i dottilUmi Giornalifti di Lipfia , fi¬ 
no a tanto che arriva a deferiverè-# 
tutto ciò , che ha efpofìo il diligen¬ 
ti filmo Gio. Batifla Du Hamel nella 
feconda Sezione del Libro primo Dt 
Thjfic'is lahoribus anno i6jj. Gap. iJ 
eC.ap. 4. In quelli dopo avere parla¬ 
to d’alcune fperienze alla Fifica Ge-" 
nerale fpcttanti, parla delFacque raif 
nerali univcrfalmente , e poi parti- 
colarmente di quelle di Francia , e' 

‘finalmente d alcune chimiche opera¬ 
zioni fatte incorno alle medelime., 

p,^iì,C^vs daìV Accademia B^gìa varjefa- 
mi d’acque minerali , varie Chimi¬ 
che ofservaziont , e fegnatamente-/ 
dali’lfioria dell’anno 1701. quelle fat¬ 
te fopra le acque di VaJJyycd altre in va, 
rj.anni celebrate, conforme F ufo di 
queir Accademia , che con efempio- 
veramente memorabile cerca d’illu¬ 
crare ogni e qualunque cofa diquel 
fiorjciffimo Regno o„ 

Dopo 
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Dopo le mentovate ofiervazioni 
ed efperienze s aggiungono altri ' ' 
ifcritti d’Aurori, de/quali non è (lata 
fatta menzione alcuna negli Atti.de- 
gli eruditi , i primi de’quali fonorac^ 
colti da un libro poftumq delSig.fw^- 
’cefco Fri‘:^!mdica, N9bfile Padovano , 
!e Pubblico Profedore di^quellalma 
Univerficà , che ma.edr,alnaence tratta 
W£ Balneis Mytallicis artificio.parati- 
dis > nel. che ve.raraente adempie 
iqiianto s’,cra fa via mente prò polfo . 
Segue iiq Trattatel lo De Potate Bono jP-333* 
iche (i trova nel Cjalfello di ,S.Aliato- 
IJia fatto adai ingegnofamente dal Sig. 
Tietro ^Igoflino Bofiherini y uno Scru^ 
tinjo Medico Fiiico-Chimico del Sig. 
G.io* Beaedcj;to Grundtl, nel quale chi-^’^^^' 
micamente, e meccanicamente difa- 
mina le proprietà delle acque acidole 
B^oi^efcbenfi , e T efame dei Fonte 

fatto dal Sig Enrici) ab FIccr . 
apportando in fine tutte le maniere ’ 
e i fav) precetti , come fi debbano- 
prendere. 

V e pure la defcrizione delle Ter- 
mcKAqutfgranenfi, e Vorcetane data 
luce dai Sig. Frane f co Blindehdovc in- 
fegna ancora ii modo facile,e fa]ute- 

E 4 voie. 
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vole de’ bagni, e della bevanda delle 

PS*)? divifo in molti Capito¬ 
li , e finalmente le OfTervazioni De 
^quis Balnei De Kdvìnione flampate in 

" Siena Tanno 170^.del Sig. Teofilo Gri¬ 
foni, Nobile di Siena. 

Non manca di rapportare anche 
ciò 5 ch’è ftato riferito nelle Memorie 

P’34P* • 
di Trevoux > come dal mefe d’Agofto 
del 1705?, TAnalifi delle acque di Ba¬ 
iarne nella Gallia Narbonefe 5 infic¬ 
ine colle loro proprietà > ed ufi , fatta 
con tutta diligenza dai Sig. Vieuffens 
Configliero, e Medico del Rb Criftia- 
nilllmo j e Socio della Regia Accade¬ 
mia del le Scienze. 

Conchiude quefta degna fatica colT 
Efìratto d’alcuni Manoferitti fpettan- 
ti alle fonti medicate , il primo'de' 
quali è del nofìro Sig. Vallijnkri cava¬ 
to dami fuo viaggio facto a bella polla 
fu’ monti di Reggio, e di Modana 5 ad 
efempio degli Oltramontani, per of- 
fervare anche elio quanto di prezio- 
fo 5 e di raro ha donato alla fua Patria 
la non mai fianca, nè povera in alcun 
luogo natura , efiendogìi veramente 
venuto fatto trovare moltiiìimeacque 
termali, fanghi medicati, minere, pie¬ 

tre 
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tre figurate 5 chiocciole impietrite > 
ed altre produzioni > e curiofitàna- 
turali 5 per le quali pofibno * alza¬ 
re fuperbi, per così, dire y il capo an¬ 
che i fuddetti monti, eflendo ai pari 
degli ftranieri abbondanti, e ricchif- 
fimi di cofe rare , e maravigliofe , 
ne mancando loro , fe non la fortuna 
di qualche penna erudita , che le de¬ 
feriva 5 e un qualche Mecenate , che 
aififta una così lodevole e gloriofa 
intraprcfa , Apporta fu le prime le-* 
terme ,e i fanghi di QuerT^oU y luogo 
pollo su* monti di Reggio , non anco¬ 
ra notati da Medico alcuno , che pure 
hanno le loro virtù , e le loro laude- 
voli prerogative . Viene detto quel 
fito Sdfa , per il fango falfo , che con¬ 
tinuamente vomita 3 e per l’acqua fal- 
fa 5 che colà perpetuamente gorgoglia^ 
e geme . E’ confiderabile 3,che benché 
fia alTocchio , come bollente , e in 
alcuni lìti fumante, per le fpelfe bol¬ 
le , e g^ rgoglj , che v’apparifcono, 
nnlladimeno non è calda al tatto; 
Bolle , e s’infuria , e tuona 3 e profon¬ 
damente romoreggia e gitta in alto 
fpruzzi di fango di color di cenere , 
quando vuol piovere 3 c qualche volta 

£ 5 la 
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lo fa con tanto ftrepito, cbefifènte ” 
dalle circonvicine ville. Qualche vol¬ 
ta pure cosi orrendamente s’agita, e 
Crepita, che trernano alcune vicine 
cafe come urtate dal terrenìoto, di 
maniera che fono sforzati ad abban¬ 
donarle, e dilTero queTaefani al Sig> 
Vallifnieri, che ciò nella loro età era 
accaduto tre volte. Allora (ì veggono, 
ufcir moke fiam me , e globi im menfi 
di fumo, e vomiti terribili di faili, e 
fango, le quali cofe nelle mutazioni, 
de’tempi fi fogliono fovente vedere 
anche negli ftrepiti più rimciìi, ma in 
minor copianel qual tempo è proba¬ 
bile , che l’acqua non fia fredda , co^ 
me quando in tutta calma la fentf il 
Sig.Vallifnieri. Defcrive con efattif- 
lima diligenza il fico , le bocche , che 
bollono ( che quando s’infuria tutte s’ 
unifconp in un’ampia voragine ) la 
loro grandezza ,giiiì:rati dei monte 
la qualità della terra , deH’acqua, la 
fercilitàde’ vicini campi, l’avervigit- 
tati faffi, e tentato con artifizio di troi 
vare il fondo, ma indarno. Nè s’è fer¬ 
mata qui la,fila diligenza; ritrovò no- 
tante(e ne raccolfe) dell’olio di fafTof^i) 

nero > 

(a) Giom, T. 15”^^ 
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nero , ed oflTervò in, fondo al mon> 
te un grave odore di quello , dal 
die conghiettura, die £e colà cavalfe- 
rpun pozzo , ritroverebbono infalli¬ 
bilmente la vena . Notò,pure, gli ufiì 
medici di quelle acque >e di que'fan^ 
glii , per efperienze (ìcure di que’’ 
contadini, diche tutto dàLinefacta_», 
notizia 5 per arricchire la fua Patria^, 
di rimedj noncomprati, eche foven- 
te levano agli altri la gloria. 

Defcrive dappoi! fa moli antichi ba¬ 
gni di Qjiara detti dagli Antichi 
rii Balnt'a, a’ quali: hi portò, per vene¬ 
rare quelle preziofe reliquie , già po¬ 
lle in dimenticanza Gabriel Fallo¬ 
pio , il Cardinal Cortefe nelle fue 
Pillole , il Savonarola , [acopo Vaca¬ 
li , Fulvio Azzari , Mengo Faventi- 
no 5 e’i Baccio fuddetto [a )• nel titolo* 
^qu^ ad ^quarium oppidum ne fan no. 
onorata m.enzione , mentre in que’ 
tempi al dire del Fallopio ) ne porta¬ 
vano nelle Spagne , ed a Napoli ,, 
femper cor ruffa manens^, & apud EaU 
neum femper funt agafones , quiìpfam 
accipimt, & d.ftrunt in varias parets, 
^ regiones • E pure, come, dice il 

E 6 nor 
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noftro Vallifnieri, mnc inglorU y Afe- 
dicifqueetiam nojiratibtis ignotceforde^ 

ìS^-fcunt: quafi& ThernKebabeantfuaSy- 
dera > adverfi fatifmtiant iras. sic 
ttìam tot ali£ prifcis f^culis eultiO, 
nunc ohfita: lima, alii^;. obfcum ^ nunc 
fpibiatiffim^. Le trovò dunque piene 
di fango 5 edifaflì , e affatto abban¬ 
donate con fuo fommo rincrefcimen- 
to, mentre le acque fono leffefTedi 
prima , e dotate delle virtù medefime. 
Deferivo con diligenza il fìto , le re¬ 
liquie de’vafj, gli ftrati del monte > a' 
piede del quale fcaturifconojc qui cor- 
regge Gabriello Fallopio , il quale [a) 
vuole che ha alle ripe del fiume Draco^ 
ne 5 ed è alle ripe del Dolo 3 ne’ monti 
di Reggio . Sono ai tatto frefehe, al 
gufto gratamente faife > e fpirano un* 
odore, come volatile di zolfo. Rife- 
rifee le loro virtù , portò feco di 
quelTacqua , e ne fece Fanalifi eol fo¬ 
co, c non vi ritrovò, che fai comu, 
ne , fai calcario, e una melmetta-* 
bianca, come farina di marmo , o 
terra vergine. Pone ali’cfame quan¬ 
to ha fcrittoil Fallopio , il Savonaro¬ 
la , ed altri , e fi ride deirodoredi 

Can- 

(a) Dv TKcrm, Cap.’f, 
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Canfora , che vi fognarono alcunir. 
Vide poco lontano le fondamenta d’ 
un Caftello antico, vicino al quale èp-SH* 
un’altra limile fontana. Seguendo il 
fuo viaggiò verfo gli Apennini ne 
trovò fino alla terra di Coa lungo la 
riva del Dolo una gran quantità di 
confimili nè defcritte, nè forfèofier- 
vate da alcuno , molte delle quali 
condivano le vicine ripe d’iin candi- 
difiimofale, che fu quelle fioriva ^ 
Ne trovò pure delle fuifureefetidif- 
fime , ed altre fimiii a quelle delia 
Pieve di Garfagnana, 

Segue a notare il Vallifnieri altre 
acque medicate ancora ignote , come 
le acque falfe à’Qnficmo , che fcaturi- 
f cono in tanta copia, che fervono ad 
un molino . Colà narra , che una vol¬ 
ta fabbricavano il fiale, ma non fa, per 
qual cagione un lavoro si utile, e si 
necclTario fia ito in difufo. Vi fono 
pure non molto lontane acque fuifu- 
ree , ed altre acque medicate , le qua¬ 
li fe fofiero vicine a qualche città, fa- 
rebbonodifommo follievo agl’infer- 
mi, particolarmente difperati, e che 
hanno provati inutili gii altri rime- 

fa 
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. Fa menzione di molti fonti amari 

falfi, fulfurei, dolci, che fcaturifco^ 
no vicino a Scandiamo ^ de^quali tutti 
dà una diftinta notizia e apporta le 
loro virtù.ancora fconofciute , e ne* 
glette. 

Sono bizzarri i fonti, che chiama^ 
p.^^^.faviamcnre Uitriolati , che ritrovò 

nella villa non detta dagli antichi a-* 
cafo di Ifetrioìa fu’ monti di Modana, f 
quali fervono a que’Ruftici per tigne- 
re in nero i loro panni ; e quello , che 
veramente è degno di conhderazionc, 
non rode quella tintura le velti, e du¬ 
rano più delle altre o non tintelo tinte 
nelle calda je comuni de’ tintori. Sono 
polli verfo il fiume » la loro^ 
acqua è limpida , e fenza faporealcu¬ 
no 5 tigne però la terra, e l’erbe vicir 
ne d’un color giallo ofciiro di ruggir¬ 
ne . Sopranuora loro , a guifa di fot*? 
fili filma tela , una materia leggiera-? 
emulante il colore dell’Iride, la quale 
dal nollro diligente ofi'ervatore rae- 
colta , e afeiugata al Sole , davauna 
gentilifiìma polvere di color d’oro ^ 
Mette ii modo , con cui quel rozzo 
popolo tigne in quelle fonti i fuoi 
drappi di lana , o di canale, o di lino, 

facen- 



Arti colo IV; ' x li - 
facendogli prima* bollire in acqua’ 
ferapHce, dove fieno Julj , o Gatti 
di cavagne 5 ch’èquel grappolo , che 
nella Primavera porta il loro fiore-/ 
ovvero colia feconda buccia delle mc- 
defime, dappoi con.quelto femplice-* 
magiltero , e di ninna fpefa preparati 
glicaccianoj involgono, enafcondo- 
no dentro il nero fango, cheli trova 
nel fondo de medicati fonti, e colà li 
lafciano immérfi per lofpazio di 24, 
ore i il che fatto due, o tre volte di¬ 
vengono neriillmi . Se vogliono urt-* 
color di tabacco, preparano nel modo 
fiiddetto i loro drappi con radici di 
moro , o di falcio fluviati le 4 e nota il 
Vallifnieri,, che farebbono altri colo¬ 
ri 5 fe qualche diligente efperimenta- 
tòre colà faceffe con varie erbe , e ra- 
dici.altre prove . 11 confiderabile fi è , 
che tutti d accordo atte.harono a lui, 
durare ( come s’è accennato ) più que* 
panni cosi colorati , che.non colorati, 
o tinti ail’ufo folito colla Galla, e il 
v.itriuolo . Narra , che ninno le ha 
ancora adoperate per ufo medico, ma, 
egli però non dubita , che non abbia¬ 
no anch’ elle infigni virtù per io d,ol-? 
cidìmo , e,volatile.vitriolo , che in^., 

iQr.Qi 
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loro contengono y penfando, che pof- 
fanogiovare aun fangiie fervido > e 
bollente, alle parti interne rilafciate, 
e flofcie, corroborandole, e detergen¬ 
dole da’ vifcidiimi impuriyo tartarei, 
che colà annidare potelTero, 

Si portò dipoi a vietare le acque 
^•Si^Termaii della Tìeve di Gcirfagnanci y 

che adedfo fono molto in ufo nella 
Lombardia, ed hanno levato il nome, 
ed il decoro a tutte Taltre de’ fuoi' 
Paefi. Quefìefono polle in una Pia¬ 
nura fra monti di qua dal Serckìo det¬ 
to Mfar da’Latini, lontane meszo mi¬ 
glio da CaHdnoyo^orsL MetropoH del¬ 
la Garfagnana . jacopo Laveliiofu’i 
primo , che ne diede notizia l’anno 

Sono limpide , difaporefalfet- 
tocon qualche poco d’amaro, d’odore 
bkuminofo, e più che tepide • Mette 
la maniera di prenderle, come furo¬ 
no feoperte, e diligentemente deferi- 
ve le loro virtù , che fono veramen¬ 
te mirabili , e continuamente fperi- 
m.entate. Non gravano , nè gonfiano 
Io ftomaco, paÌTano in due ore feìice- 
mente, mantengono il corpo lubrico, 
cd ertinguono la fece . Sanano i dolori 
antichi del capo , le palpitazioni fpa- 

fmodi* 
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fmodiche del cuore, le ulcere de’pol- 
nioni 3 e leafme ribelli. Giovano al-p.356, 
lo ilomaco imbrattato di vifcidumi, o 
faburreimpure , agl’inteftini, addo¬ 
lori colici, alle pallioni ifterichescd 
hanno fanato infino qualche idropico , 
Nelle diaree inveterate , ne’ calcolofi, 
nelle retenzioni de’ mehriii, ne’ ter¬ 
mini ippocondriaci 3 ne* vermi fono 
di giovamento ficuro , e coli a molti 
altri mali, de’ quali ne fa menzione . 
Penfa , che tante virtù vengano da 
una tintura di Gagate , e da un fale 
calcario, che hanno in loro , mentre 
dal monte fovrapofto anticamente ca¬ 
vavano della fuddetta, e in un torren¬ 
te vicino egli vi trovò molto carbone 
follile . La pianura, dove lì trova que¬ 
lla fonte , è paludofa , correndovi le 
acque dalla Selva detta Foffiana , che 
vie difopra . Trovòdifficile-l’acco- 
fìarfi alla vera forgente , che bolle,e 
fuma , per il terreno circonvicino pa- 
Judofo , e infedele, e per le acque pio¬ 
vane , che d’ogn’intorno vi (lagnano, 
nelle quali olTcrvò molti infetti ac¬ 
quatici , botte , rane, ferpenti, e li¬ 
mili , onde è necelTario a chi la vuole 
lineerà , porre un vafo nella fommi-. 

tà d’ 
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tà d’una pertica , e allungandola ca¬ 
varla 5 dove d veggono più irequenti 
i gorgogli- Deddera , che le ha fab¬ 
bricato attorno qualche lavoro 3 e ha 
con maggior efactezza , epoJiziacon- 
fervata, meritandola la virtù di quell’ 
acqua. Gii narrarono ^cheanricaraen- 
tev erauna fabbrica,ma che infurian¬ 
do un giorno, come abbiamo detto- 

diQueyT^ola (hmiieappun- 
to a quella di monte Zihio. fopra Sallo- 
io^ ) tutta quanta fe ringojò. 

Vifìtò pure iBagni una volta famoh . 
p.9j6.della Turrita in Carfagnana^ch^ fono 

lontani un miglio fopra di Caflelnovo 
verfo Occidente nella ripa dei fiume 
detto appunto Tcrrita. Colà ammirò^ 
la magnificenza degli antichi , e fi 
fìupì della negligenza de’moderni. Si 
veggono ancora le fabbriche , ma di¬ 
roccate, per Tufo delle medefime, e i 
lavacri , e vafi pieni di fafii, e di fan¬ 
go , fcorrcndo le acque medicate ne¬ 
glette, e non cuftodice giù pel vicino 
fiume. Un folo viene alquanto man¬ 
tenuto , epuòfervireal follievodegl* 
infermi. Deferive tutto a>puntino, e 
gl’ingegnofi ordigni, e la falpbrica di 
tutto ben concepita. Notò una cofa 

non 
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non così famigliare agli altri bagni 
acqua calda . Dalle vifcere del fovra*. 
polto monte efce l’acqua ferventiili. 
ma 5 come quella appunto d’Abano^e ^ 
che ha tutte le raedefime prerogative> 
e appreso a quella ne fcaturifce della 
frcddiflima. Vengono quelle ricevu¬ 
te da’ propr j canali, e introdotte nel 
Bagno , co’ fuoi ordigni da dare qùel*- 
la quantità ó dcll’una , o dell’altra ^ 
che ricerca il bifogno deU’i'nfermo. Il 
calore , il fapore 5 l’odore > e le virtù 
fono le mcdehtne di’quellcd’Abanoje 
di altre de’ colli Euganei > che deferì- > 
ve a maraviglia . Nel dorfooppofto 
del monte diià dal fiume trovò altre 
fimili Terme , che tutte fonofenza 
ufo , c fenza nome. 

Dopo riftoria di queflev’c un fram¬ 
mentopure delVallifnieri'5 doveef- 
pone i’Analifi fatta delTacqua celebre 
di Brandvla j detta dal Baccio Bian^ * 
àula ^ (ajche nafceanch’efla ncimon-' 
tìdi Modana. * E qui è^necefifario-i 
avvertire, che l’acqua di Bv^ndoU non 
viene ravvifata-da molti, particolar-- 
mente forefticti , per V^Aqua Biniv-' 

duli^ 

(a) Bìb. ^.pag. i/f. 
OSSERVAZIONE,., ^ 
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dula fubCarpo d^fctkta. dal Baccipa $1 
perche volgarmenre fi chiama 
dola ; si perchè la credono vicino a 
Carpi j città del Sereniflimo di Moda- 
na, per quel fub Carpo , il che vuol 
dire fotto la giurifdizione di Carpi, 
come era anticamente , non fotto le 
mura di Carpi > effendo 24. miglia 
verfo l’Apennino poco lontana dal 
Paciiil jil che fia detto per levare ogni 
equivoco , che fovente nafee intorno 
aqueft’acqua . ^ Frale virtùfpecifi- 
che, che queftapofliede , una ve n’ 
ha , di fermare qualfìvoglia antica 
gonorreafiufTo muliebre,c profluvj 
di fangueda ogni parte del noftro 
corpo , onde volle il Sig. Vallifnieri 
vedere, che parti in fe concenea. Fat¬ 
ta fvaporare al Sole d’Agofto in piatti 
di majolica , ofTervò , che andava 
fempre più acquilfando un colore 
ofeuro > finche sfumata tutta reftò nel 
fondo de’ piatti una pofatura, o mel¬ 
ma nera vifeidetta, tenera , efimilif- 
fima nel colore, nella confifìenza , e 
nel fapore a*^ fiori di caffia , o alla 
cafiia eftratta, e pafiata per fetaccio. 
Feriva la lingua con una grata acidità, 
nè mai volle feccarfi al Sole, come fo- 
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gliono fare le cofe cerreftri , il che 
(lima cofa degna d'odervazioTic, giu¬ 
dicando elfere quel lo un bitume bal- 
famico impregnato dolcemente di fa- 
li acidi, nel qualelb'ma ftare tutta la 
forza di chiudere le boccuccte deVali 
aperti, o eroi! del noftro corpo , e di 
dare una più robufta corporatura alla 
malfa de’fluidi. 

Riferifce pure ciò , che contiene 
acqua di^VCaflello diS^Vietro , detta-- 
volgarmente della Fegatella y che fea- 
turifce ne’campi Bolognelì, per rela¬ 
zione del Sig.JacopoBartolommeoBec- 
cari. Fatta fvaporare al fuoco , lafciò 
nel fondo una polvere bianchiflima-j » 
limile , inquantoal fapore , al falc 
marino; dalchepenfa, che in quella 
niun’altra cofa fi contenga, che terra , 
c fale comune . Scioglie nulladimc- 
noottimamente il fapone, non impe¬ 
dita da cofa alcuna. Il medefimo pure 
fece evaporare un’altr’acqua della 
Terra detta dì Surravalle > ne* campi 
Bologn^fi , della quale i Contadini fc 
ne fervono, pereftirpare il gozzo, det^ 
to da’ Latini Botium , o Bronchoceles. 
Non vi trovò in fondo altro che purif- 
fimo falc marino in non poca quantità. 

Segue 
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Segue una gentiliflìma Lettera del 
Divini Medico celebre dei Sere- 

nilfimo Duca di Modana fcritta al Sig, 
Valiifnieri, in cui gli dà notizia d’im 
Fonte 3 che chiama Tronofiico > oBi- 
yinatore, il quale, qtjsaii che abbia un 
tacitocommerzio col Cielo 5 s’intor- 

,F)ida 5 prima che il Cielo s’annuvoli, 
e fi rifchiara, prima che quello fi raf- 
fereni ; del quale avendone già fatta 
menzione nel Tom. V. (a) del nofiiro 

^ Giornale , qui non ne faremo altra 
parola. Solo aggiugniamo, che l’ilto- 

. ria è qui più efatcamente difiefa conu.» 
i la rifpofta , e fpiegazione del Feno¬ 

meno del Sig. Val'ifnieri , cdefiervi 
pureannefife due eleganti ifìme Lettere 

p. 5 ^9. deI Sig. Gio, Jacopo S cheuc h^Cì O Pro- 
fefTor di Zurigo , e celebre Letterato , 

p.^óo.fcritte al Sig. Vallifnieri intorno al 
-j medefimo foggétto, Viene conchi ufo 
o quello Libro da un nobile Trattato 
r manoferitto del Sig. G/o/iffo Zumbec- 
i cari r Pubblico Profefiore di Notomia 

nell*Accademia di Pifa , che tratta de* 
• Bagni di Fifa tradotto dall’Idioma 

Tp/ca no in Lati no. Parlafuìe prime 
deiKantichilfimo , e famofo Bagno a, 

(bj 
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xAcqud y di cui non folamente rifcri- 
fce le virtù > ma i componenti dell* 
acqua, apportando var j ingegnofif- 
fimi efperimenti a per venir in chia¬ 
ro de’ medehmi, rigettandoa(Tai fen- 
fatamente » che vVntri l’alume jC de¬ 
terminando, che in quelle Terme fi 
racchiudono rimefcolati il fai comune, 
il nitro, il talco,il gelTo ,0 terra bian-^ 
ca ,e finalmente il vetriolo , deducen¬ 
do la prefenza di quefl’ultimo dalle 
tinturedellegalle, de’panni, de’ fafsi, 
per dove padano l’acqiie , o fi ferma¬ 
no , (iz\xn2iCQxt2L rubrica di ferrea in¬ 
dole , dalla quale , come matrice, 
fuol naftere il vetriolo , e finalmen¬ 
te dalle vene dei medefimo, che non 
fono molto lontane ne’ campi di Vol¬ 
terra: benché quello non fi pofTa ma- 
nifedamente feparare dalla pofacura 
o fedimento dell’acqua . Succedono i ' 
bagni detti di Momt S. Giuliano , e ' 
que* detti della f^UU difaminati con^ p-364. 
pari induftria , de’quali dottamen¬ 
te riferifce le forze , e le conte¬ 
nute materie. 

ARTI- 
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ARTICOLO V. 

Cmtrovcrfie tramaticeli intorno alla 
lingua Italiana^ 

Le lingue vìventi hanno dato, e da¬ 
ranno di continuo un’ampio fog- 

getto allecontefe letterarie, tanto in 
riguardo alia pronunzia, ed alia ferie- 
tura , quanto in ordine alle voci, alle 
maniere di dire , ea tutto ciò , che 
gramatica generalmente Cappella. La 
noUra volgar lingua , e forfè piu eh* 
altra mai , è (data fernpre fotcopofta 
a si fatti dibattimenti ; ecomechèi 
molti libri di tante perfone verfatifsi- 
me in queftamateria, ufeiti in diyerfi 
tempi, e occafioni > dovrebbono aver 
pollo fine a i contraili , e dato a co- 
nofeere , qual parte a feguirare , e 
quale a sfuggir fi abbia, gli animi non 
per tanto non fi fono acquetati , anzi 
pare , che i medefimi maellri non ben 
d’accordo fra loro nei fidare forco re¬ 
gole certe , e fotto comuni principj 
la ortografia, e la pronunzia, abbia¬ 
no più tofto giuftificate , e tenute io-. 
piedi chedecife , c fopice le dilfe- 

ren- 
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renzc . Quindi è, che anche in qiiefti 
ultimi tempi fi fono vedute alcune 
fcricture di quella natura , le quali ca¬ 
rne poflbno elFer* utili a chiunque è 
vago diferiver bene Italiano , abbia¬ 
mo giudicato opportuno di darne al 
pubblico la miglior notizia , e la pili 
efacta, che per noi fi polla , mafsi ma- 
mente fopra que’punti , che abbiamo 
{limati di maggiore importanza,e più 
degni diofiervazione. 

innanzi però di tutto premettere¬ 
mo alcune regole generali , le quali 
pofTono elTer giovevolifsime per ben 
giudicare in tali materie. 

1. Che quanto alle voci , bifognai 
primieramente abbracciar quelle, clic 
fono (late più approvate apprelfo i 
buoni fcrittori, e delie quali fi è fat¬ 
to in ogni tempo buon'ufo. 

2. Chediquclle> che alla giorna¬ 
ta fi vanno introducendo nella favel¬ 
la, non bifogna fervirfi nella feriteu- 
ra, checon fobrietà,ccon giudizio. 

3. Che dalla lettura dellecofe fcrit- 
te in altra lingua, come nella latina , 
nella francefe,ec. fi contraggono fpef- 
fe volte certi modi di dire , non pun¬ 
toitaliani , da i quali bifogna atccn- 

Totn FllL F tamen- 
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tamentcguardarfi y poiché , fe bene 
fono cofticHiti di voci tifatele dei tut¬ 
to nofìre, fono nientedimeno ftranie- 
ri, quanto alia collocazione dieHfe, 
ovvero al loro lignificato. 

4. Che non tutte le buone voci , e 
Je buone maniere di dire fervono ad 
ogni componimento : cosi, per efem- 
pio, alcune li adoperano nel foggetto 
piacevole, e familiare, che nel gra¬ 
ve , e fublime non farebbono molto 
bella comparfa j ed alcune altre fon__. 
piùdel verfo, che della profa , eco- 
si altre più delia profa, che del verfo. 

Che quanto alTortografìa , non 
bifognacercarla nelle fcritture degli 
antichi, che in quella parte non furo¬ 
no molto regolati , od attenti , ma 
apprenderla da’ libri di buona edizio¬ 
ne, dappoiché Pietro Bembo, ed altri 
valentuomini dopo lui hanno anche a 
ciò datoli compenfo , e’l buon’or¬ 
dine. 

6. Che vi fono molte parole , che 
in di verfe maniere, ma tutte buone, 
fi fcrivono , e non v’éobbligo di ado- 
perarle più toflo in una, che in altra 
guifa , anche nella medeflma fcrit- 
tura . 

7. Che 
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y. Che tuttavia bifogna guardarfì 
da fcrivcrie in quella forma , in cui 

fembrano troppo Arane, e affettate» 
8. Che in molte di elle non bifo¬ 

gna regolari con la pronunzia , la 
quale fuoi'efTer diverfa, non che nel¬ 

le varie parti d’Italia ^ ma inunme- 
defimo dihretto, e in una fteffa città , 
Le buone fcritture fi confermano con 
i’efempio, e con l’ufo de’migliori ,6 
non con quello del parlar comune 5 e 

del popolo. 
5?, Che quanto alla gramatica 5 bi¬ 

fogna oficrvare gl’infegnamenti de’ 

macfirijche per lo piu fono uniformi, 
c collanti , quando non v’entri pre¬ 
giudizio o di propria, e fingolareopi¬ 
nione , o di particolare , e nativo dia¬ 
letto : in che meno degli altri potrà 
ingannarfi, ed errare , chi feguirà le 
regole più univcrfali, e piu ricevute. 

IO. Finalmente , che il retto dif- 
cernimento , il quale fuol farli con 

la fcelta lettura, e con le buone olTer- 
vazioni, è la guida piùficura , e pia 
generale per non cadere in errore^j 

I, 

F^ìfpofla di Anton-Giuseppe Bran¬ 

chi, da Caftel Fiorentino y Scolare 
F 2 nello 
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nello Studio Tifano ? a quanto oppone 
il Signor Giovan Paolo Lucardefi al 
libro dcll'Eccellentifs. Sig. Dottore 
Anton-Francefco Bertini, intitola^ 

' to lo Specchio , che non adula De¬ 
dicata alillluflrifs. Signor Antonio 
Maghahechi, Bibliotecario degniffi^ 

. model Sig, Duca di Tvfcana , Colo¬ 
nia y nella flamperia ^reivefeova- 
ie, I yoSiw ^.grande^ 17<>,fcn- 
za la lettera dedicatoria , e fenza 
quella a chi legge , nella quale è 

• parimente inferita la cenfura del 
Lutar defi, 

I, il Sig.Dottore Anton-Francefco 
Bertini, al quale comunemente (iat- 
tribuifee quella ^ifpofla , {a) che va 
fotto il nome del Branchi , ha dovu¬ 
to, prima che dalle oppofizioni del 
Sig^ Lucardell, difender fe ftelTo ,e ì* 
Opere fue da quelle , che gli fono fta- 
tcmolfe daaltri fuoi Avverfarj , con 
molte feritture ; ma come quefte fi 
aggirano incorno a punti di medicina, 
la quale e da lui profefiata nella città 
di Firenze, noi non giudichiamo efpe- 

dience 

(aj V'hd. pero anche chi la giudica del Sig. Ca¬ 
nonico Pier Francefco Tocci , Canònico 

' della famo/a Colle^ata di S. Lorenzo, 
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diente di farne difìefa relazione nel 
prefente Ortìcola j rifervato alle fole 
concefefopra la lingua IcaHana. Sola¬ 
mente ne accenneremo quel tanto, per 
cui fi pofifa pienamente capire l’ordine 
intiero del facto , che ha dato final¬ 
mente motivo alla rifpofla j che fotto 
il nome del Branchi fi è pubblicata. 

Due controverfieebbea foftenerin 
vario tempo il Sig. Bertmi con due 
chiarifiirai medici, l’tino defunto , e 
Palerò vivente *, e fe bene la prima non 
ha dato motivo siìh B^ìfpofla di.1 Bran¬ 
chi ^ mafolamentela feconda, tutta 
volta perchè anche tra le fcrimre pub¬ 
bliche in quella non fi lafcia opportu¬ 
namente di favellare di quella, eccqnc 
pure d’efla una fuccinta notizia . 

Sino Tanno x diede fuori il Sig. 
Bertini dalle (lampe di Lucca una cu- 
riofa Operetta col titolo : La Medici¬ 
na dife/uy^c, e perchè nel fecondo Dia¬ 
logo delia medefima , con Toccafione 
di mentovarci tre Medici della Corte 
Sereniifima di Tofeana y non ricordò 
il Sig. Giann.indrea Monetila , pur Me¬ 
dico di detta Corte , quelli chiamato- 
fene altamenteoffefo , fece alla fud- 
decca Opericciuola iin’alTai pungente 

F 3 cenili- 
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cenfura, che fcritta a pennaandò per 
je mani di molti 5 fotconomedi Teo¬ 
filo Vamio - Capitò quella anche fotco 
1 occhio del Sig. Bertini , e parendo¬ 
gli 5 che ilCenfore non avelie ragio- 
nevol pretello per attaccarlo , nè in- 
leramente tìdandolì del proprio pa¬ 
rere, ricorfe al conlìglio di due no¬ 
bilitimi Gentiluomini, cioè del Sig. 
Conte Girolamo FrigìmelicaByphcni y 
Padovano, e del Sig. Conte 
Montemellini y Perugino , per fentire 
da ioro ,fein, viacavallerefca egli con 
ciò.avelleal Sig. recato offe- 
fa Chino e Palerò foltennero di no, e 
avendo ciafeuno di loro mandato al 
Sig. Bertini il proprio parere diftefo in 
una particolare fcrittura , quelli le 
divulgò unitamente pur dalle (lampe 
di Lucca, nel 1700. e quali nel medefi- 
mo tempo ufeirono fuori non fi fa do¬ 
ve y rna col nome di Co/niopoli 1700^ 

4. tanto hCenfura del Sig. Mone- 
glia , quanto la Bjfpoft^ del Sig. Ber¬ 
tini 5 ftampate a duecolonnette , nel¬ 
la guifa appunto , che prima andava¬ 
no manoferitte , e dedicate a Monfig. 
Luca Tozzi , Protomedico allora di 
N, S, innocenzio XII. con che ebbe fl-^ 

ne quel- 
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ne quella prima letteraria contefa. 
Di là a qualche anno il medefimo 

Sig. Bertini fu attaccato dal Sig. Dot¬ 
tor ManfrediX MaiTefe > Mcr 
dico in Prato , per cagion di una Mo¬ 
naca nobile da lui vifitata, e morta ia 
San Niccolò di Prato nell’Ottobre 
del 170(5. comma piccante fcrittiira^ 
alla quale egli da principio non fi cu¬ 
rò di rifpondcre *, ma elTendofenepoi 
fparfa un’altra molto più gagliarda e 
pungente pur dalloftelTofuo fecondo 
Avverfario, egli fi vide inobbligodi 
provedere in qualche maniera al pro'r 
prio decoro 5 e di ributtare quanto gli 
veniva addogato. Noi perora norL-» 
entriamo a giudicar punto del merito 
ditalcaufa *, ma folamente accennia¬ 
mo 5 che il Sig.JBertini divulgò dalle 
pampe di Lucca una piccola fcrittura, 
che va. fotto il nome di '^utilio LuciUiy 
accompagnata dali’atteitazione di 44. 
Medici di Firen ze , i quali provano 
glionePi coftumi, e gli onorati pro¬ 
cedimenti di lui. Prima della fuddet- 
ta opericciuola aveva egli compilata 
una rifpofta molto più ditTufa , e più 
forte contro del fuo Avverfario ; ma 
per conhgjio d’amici avendone fofpe- 

F 4 fo ia 
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fola ftampa , fentendopofcia , che il 
Sig. Manfredi non ceiTava di moJe- 
ftarloecon la voce 5 ccon la penna, 
determinò finalmente di darla fuori, 
ficcome fece, coi titolo : Lo Specchio 
che non adula ì e Icdizione apparifce 
fatta in Leiden nel 1707. in 4.Non reftò 
Lenza replicala fuddetta Rifpofìajpoi- 
chè di là a tre anni in circa il Sig Man¬ 
fredi la divulgò col titolo ; La Ferità 
fenq^a MaJchera'yC non molto dopo ufci 
finalmente la replica del Sig. Bertini 
intitolata: LaFalfitd /coperta y ec,Jn 
Francfort y i7ii./«4. In tutte queft’ 
opere c per Luna parte e per l’altra v*è 
molto d’ingegno , e di erudizione: nè 
altro in effe abbiamo che condannare, 
fe non fe forfè la troppa pailione, che 
li trafporta talora oltre al dovere y e 
aironefio. 

IL Ora alSig. Gio. Paolo Luccar* 
defi, ovvero , come meglio a lui pia¬ 
ce, a Meffer Giampagolo de*Luccardefi 
TrvfeJJore (cosi egli s’intitola ) di belle 
lettere in Buggiano, elTendo caduto in 
animo di eìaminare quefta fcrittura 
del Sig. Bertini, che fu daini intitola¬ 
ta lo Specchio, che non adula, non già 
quanto alla materia medica, ma quan¬ 

to al 
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to al facto delia lingua > lafciò andare 
arrorno manofcritca una breve magi- 
fìralecenfura , inricolata da iuieome 
per derilione , rElegan‘:(e della f^aldel^ 
}a : la quale eflendo capitata in mano 
alSig. Bertini, pensò egli , che non 
fo(Te bene lafciaria fenza rifpofta , e 
fotto il nome del Branchi , fcolare di 
leggi in Pifa,fece,che ella fidivulgalTe 
alle (lampe. Ella è veramente genti¬ 
le» efaporita, quanto eflfer.polTa , e 
piena di fcherzi, e di riboboli Fioren¬ 
tini d'ottimo gufto, fra 1 quali però 
fona di tempo in tempo intrecciate 
molte fode ofTervazioni gramaticali j 
c molte erudizioni faviamente appli- 
cate,tanco per mettete in burla il Cen- 
fore > quanto per foftenere lacaufa ^ 
che qui fi tratta. 

Precede nella lettera a chi legge 
una copia fedeiifilma della cenfura-k 
predetta, di cui innanzi tutto fi coi> 
jfidera il titolo, che è come dicemmo^ 
l'Etegan':^ dellaValdelfa » Con e fio pa^- 
rc, che abbia pretefo il Cenfore di 
gettar in faccia al Sig. Bertini reflere 
di Caflelfiorentino , che c pofto in Val-- 
delfa ; ma l’ApoIogifta rifponde , che 
per efier lui di quel luogo » donde 

F 5 fono 
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fono ufciti fog'getti per fantità, e per 
dottrina eccellenti 5 non fe ne vergo¬ 
gnacene meno ha motivo di doverfe- 
ne vergognare. Che tanto ra^no dove¬ 
va il Sig.Lucardeh rinfacciargli tal co- 
fa , quanto clTendo anch’^egli ccome 
fe ne vantava, di Lucardo > ch’è luo¬ 
go pure in Valdelfa,, quantunque al¬ 
tri lo faccia di MontefpertoU , viene ad 
avere quali una patria col Sig. Bertini 
comune ; ficchè o voi , dice gentil¬ 
mente TApologifta, non fapcte le pi e- 
rogati ve dJVaefe ^ dove fiere nato - - 3 o 
non fapete > dove fiete nato . Qtiindi 
prende occafìone di parlare della fa- 
mììì^Bertinì 3 moftrandoc che ab an¬ 
tico era Fiorentina : che Simone di 
Bertino Bertini fedette tre volte de* 
Priori nella Repubblica , cioè nel 
I34(^. 13 yo. e 13 56. che un Piero > per 
difeordie civili 5 li ritirò in una fua_^, 
villa in, Valdelfa 5 detta. Granajuolo , 
dove anche in oggi il fuo fepolcro ii 
vede: che i fuoi figliuoli fi,divifero 
dopo la morte di lui > andandofene ad 
abitare chi a, Caftelfiorentino ^ chi a 
Cahelnuovoc, e chi a Vinci : che un 
Bartolommeo Bertini già Canonico in 
Firenze delFinfigne Collegiata di San 
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Lorenzo, indi Arciprete della Catte¬ 
drale di Piftoja, e poi Vefcovodi Val¬ 
va, intervenne al Concilio Fiorenti¬ 
no fotto Eugenio IV. , e finalmente, 
che la Beata Barcolommea y Terziaria 
delFordine di Santo Agoftino, fu di 
familia Bertini,. 

Sefifanracinque fono i capi delle op- 
.pofizioni fatte dal Cenfore che fi con-* 
tenta per lo più di accennarle , fenza 
darne altra prova . A noi bafterà pro- 
dur quelle 3che meritano più.di atten¬ 
zione . La prima è , che fi debba-, 
feri vere Gli altri Gli oltraggj y ec. e p. 
non mzì Gl'altri , GCQkraggi , ec. In 
quello primo capo egli per verità non 
ha torto ; e l’Apologifta ne rigetta la 
icolpa fopra lo Ifampatore , mentre F 
originale del Sig. Bertini alla cui 
impr.eilione egli non potè predare la 
fua allidenza , ha da per tutto Gli al- 
tri\ Gli oltraggi, ec. Le voci terminate 
in Gli: mai non fi accorciano' davanti 
ad altra,vocale , ichc ad / V’ha qualche 
efempio in contrario , ma è meglio ac- 
lenerfi alla regola generale 

Non piace al cenfore , che fi dica , p, 
opere gravide di dottrina, perchè Fag- 
'giiinto di^^r^iWdo , quando èmetafo- 

F 6 rico.' 
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rico come qui, appartiene al verfo , 
non alla profa . Rifpondeli , che il 
primo e proprio lignificato della voce 
Gravido, c > fecondo il Vocabolario , 
grandemente pieno y ec. echel feo fe¬ 
condo è in vece di Dunque gra^ 
vido ^^t !P/e«(?^apprefio gli Accademici 
■delia Crufea, non folonon è metafo¬ 
rico^ ma è’I primo fignificaco di elfo . 
Intorno a ciò noi tuttavia giudichia¬ 
mo 5che il primo fignificato di Gravi- 
dofia veramente 'Frignoì e che quel¬ 
lo di T/cftO noapofia tlfer , che meta¬ 
fòrico. La ragione fi è, perchè dicen¬ 
do per efem pio gravida, inten¬ 
diamo fenz’alcro donna pregna , eia 
iftato di gravidezzaj dove ai contra¬ 
rio dicendo Opera gravida , fenten:ì^a 
gravida >.ec. non s’intenderà, che co- 
fa per que’modi di dire fi voglia ef- 
primere , quando non vi fi aggiunga 
ii^ dett rinaji allegoria, o cofe firn il i. 
Pe# altro fia metaforico, o non lo fia, 
ì\dìx Opera gravida di dottrina appar¬ 
tiene benifiìffiio anche alla profa. 
Se ne recano cfenvpii de’Morali di San 
Gregorio > e dei Crifiiano Iftruito del 
Padre Segneri .11 bello fi è, chei* 
Oppofitore dice, che quando 

. ' c me- 
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c metaforico , non apparcicne , che al 
verfo , ma che nel verfo non gliene 
fovvengonoefempf. Il Difenfore dopo 
avergliene rammemorati due di Dan^ p. i, 
te, e del Petrarca in quello lignifica¬ 
to, cosi conclude .O come potete 
,, voifapete, cheGrav/do tifato così 
,, s’appartenga al verfo 5 fe nel verfo 
55 di Gravido tifato così non ve ne fov- 
„ vengono efempj^ Sapete, ches’nfa 
„ dirlo , ma non fapete , che fia (lato 
,, detto. Vifovviene, che ne’Poeti 

v’é 5 ma non vi fov viene dia verve- 
„ lo letto, Eh ditecela a nn tratto 
,5 come ella (la . Voi ve ne ricorda- 
3, dace 5 e non vene ricordate . E'egli 

'35 vero? Ed io vi rifpondo, *che ve 
,, lo credo , c non ve lo credo. 

Condanna egli in terzo luogo que- P‘4« 
Ila manieradi dire , Trcnàtr patroci- 
mo , chiamandola Ekgan^a del Caraffa» 
Sotto quefto capo polTono ridurli 
quel Falere ufate dal Sig. Ber tini, co¬ 
me T^ìfmotere applaufai Godere il'po/h> 
Mi do t Onore di rajjegnarmi > incontrare 
ilgradìnnnto , Correr l'obbligo ,ec. alle 
quali tutte vuole / che fi dia bando , 
per efier moderne : onde per queda 
ragione le mette ia dilcggjamento. , 

dicen- 
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dicendole. Modi di favellare ufati da 
Buffalmacco ^Fraft del Tofcanella, Eie- 
ganT^ moderne, o de* moderni Boccacci > 
Fioretti del Gabhrielli >. ec, A tutto 
qiiefìo rifpondcd molto bene , che le 
lingue viventi non ii regolano fola- 
mente coU’autorità degli Antichi, che 
in elle fcriflfero y ma ancora coirufodi 
quei, che le parlano; e che quefta è 
Jadifferenza tra le lingue vive, eie 
lingue morte , che le morte non fi pof- 
fon parlare , fe non. colle parole, e 
maniere di dire, che ci lafciarono i lo¬ 
ro Autori : dove le vive fi parlano con 
quelle, che di-mano in mano fi tifano 
e perciò, fcriffe Dante nel fuo Convi¬ 
vio : Lo bello Volgare feguita ufo , eia. 
Latino arte Si continua a lungo a te¬ 
ner ragionameato.di ciò , moftrandofi 
il privilegio, 'che hanno le lingue vi¬ 
venti di effere ampliate , e illuilrace,. 
e recandofene efempli di molti, c fpe- 
cialmentC) del Cavalier Salviaci , uno, 
de’piò religiofi profcflfori della. To- 
fcana favella , e del celebre Car.lo.Da- 
ti. La dottrina, intorno a quello pro- 
pofito è ottima., e vera *, ma non vor¬ 
remmo , che di imprivilegio fe ne fa- 
cefie unabufo 3 e che taluno crcdefse 

non. 
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non doverfì camminare in ciò, co¬ 
me abbiam di fopra accennato, con 
piede pofato, e con fommo giudi¬ 
zio .. 

Il Sig, Bertini avea Mempire P- 
i fi4oidoveYÌ\ llprofeiTor di Buggiano 
ora così la difeorre. Che Jo’nfini- 
35 to Dovere ftia in cambio dell’ad- 

dieteivo , il Pappiamo ancor noi: 
,, ma che adoprih per fuftantivo , 
„ come fa l’Autore , dichiamo efTer 
„ nuovo modo di dire , e fuor d’ogni 
,, regola. Con quelle parole mohra 
egli veramente di non intendere, ne 
cofa ha addiettivo , ne cofa ha fuflanti- 
yo . I Doveri nel modo , in cui beniifi- 
mo lo.ha tifato il Sig. Bertini, fìa in 
forza di foftantivo,- e tanto nel nume¬ 
ro del più , quanto in quello del me¬ 
no y fono {Iati Politi; valerfene tutti gli 
Antichi, e iModerni , hccomepure 
hanno fatto di tutti gTinfìniti, come 
il vivere 5 il mangiare, iparlari, i la- 
grimari y ec.^ Dunque egli a torto con¬ 
dannali per aver detto i Come 
poi quel fuftantivo i doveri ftia in cam’- 
bio dell\iddiettivo egli è una. cofa, che 
noi Gonfclliamo con l’Apologifta di 
non Papere ; onde appetteremo, che ce 

la. 
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lainfegni il Cenfore, il qualeprofe^a 
di ben fa perla. 

p. ij. Nello Specchio-, che non adula , leg- 
ge(ì alcuna volca ^Affieme per Infieme^ 
o fia Inftememente• Anche qui è giiafta 
Taccufa , che ne fa il RrofeiTor di BugV 
gianoalj’Autore , il cui ApoJogifta lo 
mette nel numero degli errori occorfì 
nella ftampa della fua Opera. L’ufo 5 
che fe ne fa in molte fegretarie , e ia 
molti libri, non ha potuto ancora giu- 
lìificarerufo ói^fsieme in luogo d* 
Infume ,e à'infiemement&. 

li Lenfore non fa poi, fe debba dir^ 
fi Tr chiudi care } eTrogiudicat&i 
che 'Pregiudicare 5 e Tregiudicata , 
quando tutti glialtri fanno che va dee. 
to più volentieri nella feconda manie¬ 
ra , che nella prima . Egli più fotto 
foggiugne , che nella voce 

p. 16. »#potevafi rifparmiare una C : al che 
rifponde PApologifta , che anche-» 
MelTer Giampagolo poteva rifparmia¬ 
re una G, e feri ver Giampaolo. Troccit- 
rana ytVrocuranoy^i fcrive ugualmen¬ 
te bene e nelRun modo , e neiraltro , 
effendoveneefem pio tanto negli ferita 
tori de’primi tempi, quanto de’no- 
Bri. ^ 

Vi 
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yi veggio, ferine il Sig. Bertini. E P* *7- 

perchè non veggo > dimanda a quello 
paflo il Sig. Lucardefi ì 'Perchè non 
dovette aver" occhi > rifponde fcherze- 
voJmente TAucore della Rifpofta. La 
ragione, per cui lì vuol dal fecondo > 
che debba dirli , e non Veggio , li 
è perchè Veggio è poetico . Anche il 
Bembo pare, chenellefue Profe^i’Su* 
(lato di tal parere *, ma il fatto fa co- 
nofeere, che anch’egli in ciò lì è in-' 
gannato , equi fe ne adducono tante 
autorità in prova di Veggio ufato fuori 
diverfo, che il dubitarne da vantag¬ 
gio farebbe cechezza , Lo HclTo dee p jt* 
dirli di Crederi , che il Cenfore vuole 
alfolutamente, che nella profa li deb¬ 
ba dire Credeva i Quelle fon cofe per 
fe llelTesì chiare, che Taverlc riferite 
cloftelTo, che Taverle riprovate per 
ialfe. 

A carte 7. del libro del Sig. Bertini p.ii 
leggonli le feguenti parole: Quando 
con voi ragionai nella forma predetta ^ 
non punto mi cadde inpenfiero i non eba 
in volontà , d'oltraggiarvi , Or qui of- 
ferva il Sig. Lucardeli . ,, Cadere in 
yy volontà. Mai ni è caduto in penfiero 
yy trovolo tifato da ciadki Autori , 

non 
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5, non gii. Me caduto in volontà, Tn 
due maniere difendefi quello luogo. 
La prima è , che non è vero doverli 
fottintendere in quel membretto , 
l^on chd in volontà ^ il verbo cadere > 
cheftafopra efprelTo nelfaltro mem¬ 
bretto , punto mi cadde in penfie¬ 
ro y imperocché J’Autore qui fi èfer- 
viro di quella figurajche fu detta 
Twa da’Greci , ConjunUio da’Latini, e 
da’Tofcani > come dal- Giambullari, 
Giuntura : „ della qual figura , dice 
5, benifiimo rApologifta , parecchi 
efiendo lefpecica una parcicolarmen- 
55 tedi è quella, quando più e diverfe 
„ fcntenze apparentemente da uno 
„ fol Verbo fi chiudono, ma in veri- 
,> tà, un’altro Verbo vivuol inten^ 
„ dere proprio di quella, allaqiiale 
„ non fi confà il Verbo , chev’é.,, 
Se ne allegano molti efempj e fra’Lai 
tini, e fra’ Tofeani, non meno in ver- 
fó, che in profa 5 indi applicandoli al 
cafo rinfegnamento fi dice, che nel 
cello allegato non dovrà darli il verbo 
Cadere y a quel membretto 
ma converrà apporvi il fuo proprio , 
ch’è il verbo Efiere y e dire rni cad¬ 
de in penfiero y non che iofojsi in volon- 
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tà 5 d oltraggiaryi. 11 dir poi MJJerein 
volontà è modo propriiffimo, adope¬ 
rato c dai Boccacci, e dal Cafa. La p-2.8. 
feconda maniera , con cui fi difende 
quel cedo 5 fi è 3 che fuppofto ancora, 
che detto fi fofie Cadere inyolontàynon 
farebbe mal detto, mentre con poco 
divario fi legge più d’una volta nel 
Decamerone Cadere in appetito* 

11 Sig. Liicardefi legge nelfuoDan- 
te il nomQ d’ipocrate con iinPfolo; e 
però ne muove querela al Sig. Bertini, 
che lo ha fcritto con due . Ma in gra¬ 
zia del del Sig. Lucardefi do¬ 
veva egli il Sig. Bertini tirarfi addof- 
fo la nemicizia di Cridoforo Landi¬ 
no , del Maedro Pier da Figghine, di 
Aldo Manuzio , il vecchio, del Velili- 
cello , del Kovillio , del Sanfovino , e 
fino deli*Accademia della Crufea , 
che nelle loro edizioni del inedefimo 
Dante erano dati liberali zàlppocra- 
te di due p con pericolo che lodeffo 
Ippocrate fe ne chiàmaife altamente 
offefoper vedere pregiudicatoli fuo 
nome d’una lettera da tanti valentuo¬ 
mini ad edo lui conceduta ? 

Avendo detto il Sig. Bertini 
ne greca , il Cenfore gli oppone , che „ 
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noi noodichiamo e che Di- 
,, :(/o?ie appreso eoloro , che hanno 
5, avvezze i’orecchie alla purità lati- 
5> na ,000 (ìgnifica Vocabolo . ,, Gli 
cfempìprodotti dallaCrufcaallegata 
qui daiTApologifta ^ fanno vedere 3 
che Di'S^ione lignifica Vocabolo. Mo- 
flrafi dipoi , quanto fia falfo il fuppo- 
llo, che ,5 ogni voce tofca^a, che vien 
33 da una voce latina , non lignifichi 
33 appreflb i Tofcani ^ fe non ciò, che, 
55 quella voce latina lignifica apprefib 
a’Latini ,5. In fatti fj>cde volte le vo¬ 
ci hanno diverfb lignificato in una 
lingua da quello y che hanno in un’ 
altra. Gliefempj della Voce Dejlrom 
iignificaco d'^Agiamento » e della voce 

adoperata dai Beato Jacopone 
da Todi in fignificato di [iranoy o di 
ftravagante 3 rendono verifiima quell* 
olfervazione. 

p.40. Nella parola pare al Sig. 
Lucardefi, che abbondi una G. Pri¬ 
ma di lui nelTuno aveva detta , ne pen- 
fata tal cofa. Ma più ridicola è l*of- 
fervazione, che egli fa fopra la voce 
Argomento. Vuolegli , che quando 

‘ ella li prende per SillOgifmo , o per 
proval a e per ciò 5 che i Greci dicono 

f7r&- 
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, fi debba feri vere coiì’«, t 
fi abbia a dire ^rgumento 5 e quando 
ella fi prende in lignificato di Servi- 
zia le 5 allora fi debba feri vere per 0 , 
e fi abbia a dire .Argomento. Con mol¬ 
ta ragione fi ride l'Apologifta tanto 
dell’oppofitore 3 quanto delToppofi- 
zione 5 la quale gli fomminifìra am¬ 
pia materia di beffe , e di piacevoli 
motti, tra i quali pero fodamente di- 
moftra , che quella voce ^Argomento 
fi fcrive per 0 neli’uno, e nell altro li¬ 
gnificato. 

Sopra quelle parole del Sig. Berti- 
ni, Traferivo a capello» fece iì Sig. Lu- 
cardefi la feguenre confiderazione : 
Ojfervifì ,fe qtfefio Pccaholo fia ncfirale, 
0 accattato deC Latini . Lo deride i*A- 
pologifia primieramente perché chia¬ 
mi Vocabolo un parlare compoRo di tre 
Vocaboli: fecondariamente, perchè 
delle tre voci fuddette non fi lafcia in¬ 
tendere , qual fia la riprovata da lui , 
comQ accattata da Latiniymtmxt tute* 
e tre vengono dal latino : terzo , che 
fe fi vuol notare la parola Traferivert 
come latinifmo non ricevuto da To- 
fcani , cioè falfo,si perché è Dottri¬ 
na de’ Maeftri della lingua, che qual¬ 

ora 

P.44- 
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ora vi (ìeho i fuoi femplici, o fien no¬ 
mi, ofien verbi, {]a in libertà di eia- 
felino il comporgli eziandio con par¬ 
ticelle , che abbian forza qual di traf- 
mutarne il lignincato in contrario , e 
qiiai d’ingrandirlo , oin qualunque 
modo alterarlo , falvo però Tempre 
il fuo luogo al giudizio , e all’orec¬ 
chio •, si ipQì:chèTra/crivere l’hanno 
tifato i Deputati fopra la correzion_» 
del Boccacci nelle loro annotazioni. 

voce condannata dal Cen- 
p. 48. fore, fi moftra con buoni efempj prefi 

dalBAmeto, da Gio. Villani , e dall’ 
antico volgarizzamento delle Decla¬ 
mazioni di Quintiliano , eifer’ottima, 

P-49. e ricevuta . Dove poi egli dice , che 
nella profa va fcritto ^vveddi, e non 
Avviddi 5 ovvero c/f'pWdi, come ve¬ 
ramente fi ufa di fcriverio ^ gli fifa 
conofeere il torto ,* ficchè fe bene al¬ 
cuna voltali trova Peddi , quello può 
averli in Conto di eccezione , dovechè 
il dir Vidi può tenerli in conto dire- 

p. 51. gola. La vocepuò beniiTì- 
mo attribuirli, non che alle navi,an¬ 
che alle cofe animate. ^Adagio in luo¬ 
go di Proverbio , perfegua- 

P-5--CÌ, Eriidimento^et ammaefiramento 
non 
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non fono fecondo TApoIoglTh , yoci 
tanto latine , e si barbare , chen^ii 
pollano aver luogo tra le volgari, 
Trendere , e Vigliare fono due verbi p. 5^3- 
tanto fimili ed uniformi 5 che difficil¬ 
mente in tutta la lingua vene avrà al¬ 
tra coppia , dove l’uno pofia fenza mai 
fallire entrare in vece dellaltro ; onde 
il cenfore non ha la minima ragione 
di condannare il Sig* Bertini, perchè 
abbia tifato in cambio di P- 
Vigliar briga ; e dov’egli pure avrebbe 
voluto 3 che quefii aveflc detto più to- 
{io Dar l’incumberiT^a ^ che Dar Vinca-- 
rico 3 gli fi fa toccar con mano, quan¬ 
to la feconda formola fia migliore 
deiraitra, che puzza alquanto di pe- 
dantefeo . 11 dire Con feco non folo è p, 
un pleonafmo , come parla il Cenfo¬ 
re, tifato dagli antichi Scrittori 5 ma 
una proprietà di linguaggio polla in 

i ufo anche da’ moderni : talché non le 
manca altra grazia , che quella del 

iSig. Lucardefi . 
Dove il Sig. Bertini dilfe T^onyo' 

pur mcntoipare, il fuo Oppofitore non 
fa intendere3 e dimanda Quel t^o’cIic 
fignifichi. 3, Sicché , rifponde l’Apo- 
» logilla 3 voi non fnpece che cofa io 

33 mi 
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i, mi vo’dire j quando io dico Yó'ì 
5, e fapete, conjefi dice in Greco il 
5, Scrviziale ? ,, Non y*è cofa in fat¬ 
ti piò trita j che il dire vo in luogo di 
yoglio • Egli è da ilupire > comeper- 
fone sì fatte fi dieno a criticare TOpe- 
rede’valentuomini. Ma troppo lun¬ 
ghi faremmo, fé voleifimo ad una ad 
una andar riferendo tutte le oppofi- 
zioni del Cenfore, le quali fono per 
lo più dello fteifopefo, e carato, che 

p.Sj. Ic fopradcttc . Tra l’altre è afiai cu- 
riofa quella che faaquefto modo di 
dire Far ricordanzayÌQ\o'^cx efier del 
Pafifavanri : quafichè non fofie d’Au- 
tore , che in purità di lingua è (lima¬ 
to andare infino al par del Boccacci,© 
quafichè fuori del Pafifavanti altri noti 
avefie mai detto Far ricordanza* di che 
fi recano efempjdel maggior Villani, 
e dell’antica Iftoria del Malefpini. 

In altro luogo il Cenfore fi lafcia 
p.85:. intcndere,per qual ragione abbia dif- 

approvato quefta frafe Cancellato dal 
numero de" vil^enti ufata in vece di 
Morto , ficcome pure più fopra aveva 
fcartato quella B^endcr pubblica un* 
Opera colle {lampe in luogo di Stampa¬ 
re , c cosi altre di tal natura. Infogna 

egli 
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egli pertanto, chefn^uen^:^ della, 
circoferi^onei quando^i fono k pro¬ 
prie yociy non fi debbon quefìe variare 
( che razza di coftruzione ! ) è viT^iofa 
fuor dì modo ^ come afierifee Erafmo Oc. 
copia,cc. Lafeìando qui ftaregii fcher-^ 
zi, co’quali vien gentilmente dileg¬ 
giato TAvverfariodal noftro Apologi-: 
ha, dimanda e faviamente , dove mai 
dicaErafmo, chela frequenza della 
circoferizione fia , quando vi ^fono le 
proprie voci, viziofa , fe anzi loftef-* 
fo Erafmo fi sforza in tutta quelTO- 
pera d infegnar l’abbondanza nel fra¬ 
leggiare, e la copia delle parole. Ciò, 
che egli vi condanna / fi è il male ad¬ 
operarla , cafeando in una vana , e 
brutta loquacità - 

Conjolandomi frattanto in riflettere p.p4; 
(fono parole del Sig. Bertini ) avermi 
LUI meffoalLiParidique'dottiSignorit 
il Cenfore lo accufa di grave fallo, 
quafiché egli avelTe adoperato il pro- 
nomeZw^in cafo retto', o nominati¬ 
vo. ,, Ora egli è tanto vero frifpon- 
„ de l’Apologiha ) che Lui è quivi p.96*!^ 
„ Nominativo, quanto egli è vero, 
„ che voi, che profefiàte dj non aver 

moglie, fiete Genitivo. ,, Vera- 
Tom.plIL G nien- 
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mente, quando il pronome Lui^ coll* 
infinito , allora non è in cafo recto , 
ma in quarto cafo , ed accufativo, che 
non meno del cafo retto c ammelTo 
dairinfinìco : e i buoni maeftri vanno 
tutti d’accordo nello flabilir qiiefta 
regola. Con taToccafione s’infegna , 
che il Pronome Lui, anche fuori dell* 
infinito, effendo congiunto con alcu¬ 
na perfona del verbo Effere , può di¬ 
ventare accufativo , e ciò per fingolar 
privilegio di quello verbo, che accet¬ 
ta dopo fe il quarto cafo -, ficcome an¬ 
coraché quarto cafo e’ di venta accop¬ 
piato colla parciceila Come) che tiene 
per proprietà di accompagnarli col 
primo cafo, e col quarto, 

La. voce^dmpolbfo , non ammeffa 
^’^^^'dal Sig. Liicardefi , fu ufata dal Fi- 

renzuola^eregiftrata nel Vocabolario, 
dove per altro avverte FApologifta 
mancarne diverfe adoperate dal Fi¬ 
renzuola, comexAnlmadverfione , che 
fi trova ancora nel miglior Villani, 
ImproperareJndìcatYìcey T ruculento^cc» 
La voce Fiata , alla quale il Cenfore 
cerca di dar bando nelle profe , vi fi 
trova tante fiate appreffo i buoni Scrit¬ 
tori di ogni tempo , che per negarlo 

bifo- 
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bifogna avereo temerità, o Solidez¬ 
za . Lo fìelTo dee dirli della parola 
natomici, ch’é tanto buona ,a difpet- 
todel ProfelFor di Buggiano , quanto 
iSlotomifli; e del nome }nnocen‘^o, eh’ 
c tanto ben detto, quanto ìnnocen’^o. 
- Pili lottile è Poppofizione molla al p 
Sig. Bertini per aver detto Lavorare 5 
Fabbricare ma fcrittura > volendo il 
Cenfore , che ciò che al corpo s’ap¬ 
partiene 5 non s*attribuifca all’inge¬ 
gno. Rifpondelìdottamente, che nul¬ 
la più il fa da* Greci, da’Làtini , e da 
noi, che dare alPingegno ciò ch’èdel 
corpo . 11 Poema di Dante è opera-* 
dell ingegno^ e pur egli lo chiamò [a) 
Lavoro y e a cosi chiamarlo s’accordò 
il Boccacci nella Vita di lui •, e’ 1 Ca¬ 
valca (b) purdiSe: In vano s'affatica 
la lingua dd Trcdìcatore , fe lo Spirìtoff 
fanto non lavora dentro nel cuore» Oltre 
a diverh altri efempi , ne’qualihve- 
deattribuito all’ingegno ciò, che al 
corpo con viene, fi produce ancora una 
bella dottrina dei Deputati nelle An¬ 
notazioni fopra il Decamenone , che 
merita d’efifer letta. 

G jL E non 

(a) Far. i.eG. 
Cb) Fr.Ling. 
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£ non meno meritano dVHfer letti 

gl’infegnamenti deirApoIogifta là do¬ 
ve ragiona della metafora moftrando 
qnal (ia l’ardita , e da condannarli, e 

qual no : prefone edo motivo dall’ 
aver chiamato metafora ardita quel 
dire del Sig. Berlini : Quefloglobo pa- 
fcggiando per laria : il quaie d’altro 
qui non favella 5 che di que’palloni , 

che lì forman neiraria col foffiare per 
via di cannelli dentro ai fapone tem¬ 
perato nell’acqua . Qui li dà pertanto 

a vedere, che le metafore ardite fono 
quelle , che troppo daioncano il tira¬ 
no 5 talché per applicarle al fogget- 
to , che noi vogliamo ^ sabbia da_. 
paifare per troppe cofe di mezzo. Pia¬ 
tone, al quale da Dionilio Longino , e 
da altri vien data taccia di aver’ ufati 
nello fcrivere traslati con cropp’aii- 
dacia, il vaife d’una metafora troppo 

ardita, dovediile, (j)che nel mori¬ 
re , che fa il corpo umano , allora il 
fcioìgono le gomene dell’anima y e la ra¬ 
gione fi è quella, perchè per andare.^ 

d^ììt gomene anima a fare gran 
viaggio , e s’ha dapafi'are per troppe 
cofe di mezzo. Cosi ii chiamare uno 

Scia- 

(a) InTim, 
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Scialacquatore la Sirti,o la Cariddidei 
patrimonio è metafora ardita: non così 
a dirti la Voragine del patrimonio 5 per^ 
che dalla Sirti , e dalla Cariddi al Va^ 
trimonio v’èpiiì, ci^edaila Voragine* 
Ora gii eftremi di quella metafora-. , 
ì globi pafìeggiano y fono in tanta di^ 
ftanza fra loro, quanta è la diftanza-. 
fra due altri eftremi , che non fanno 
la metafora ardita. Dunque ella non' * 
farà tale, potendoli dire ugualmente 
bene , Iglobi pajjeggiano , come , lo 
flrumento cammina , parlandoli dei 
Termometri , a’quali più volte attri¬ 
buì//il purgatidimo Au¬ 
tore de’ Sagg] di ìs^aturali UfperiewT^e. p.i4f 
Quindi li palla a mollrare, che la me¬ 
tafora dt Virgilio, Vontern ìndignatus 
%AraxeSy allegata a fpropolito dai Cen- 
fore > non entra nel numero delle ar- 
dite^ oliane! verfo, o lia nella pro¬ 
fa e che i traslati medi in opera 
con giudizio convengano anche alla 
lettera, alla quale par , che li nieghi 
il Cenfore , ficco me pure convengono / 
al parlar popolare , e comune . 

Nel chiuder la fuaCcnfura , dovep.155 
il Sig. Liicardefi fi mollra alTai rafife- 
gnaco, dicendo, chela dàfMori per 

G 3 Viìipa- 
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imparare, e perpromover gli(ìudj, e 
non per conrinccre il proffimo d'igno- 
ran'ga, e che fe bene difcorda da lui in 
molte cofe della lingua •> ne ammira pe- 
rò il talento, e lo fupplica a compatir^ 
lo' dopo tutte cjuefte efprelHoni raf- 
fegnate , e modefte gli torna di nuovo 
in capo lo fpirito della contradizione, 
e muove novella lite alSig. Bercini , 

p.i ^6,aderendo 5 che ama egli le cofe antiche ^ 
e ne reca in prova l’aver lui ufato più 
vo\t^ In ragionando i in allegando 5 in 
pYonoflicando , ec. La rifpofta , che fi 
dà a queft’accufa, fi è, che in tutta la 
Cenfura non efiendofi fatto altro , che 
dare addofibal tefto del Sig. Bertini , 
perch’egli ha ufato vocaboli 5 e frali 
moderne > ora gli fi dia nota di aver 
parlato, 5 come gli antichi ; talché il 
Cenfore non viiole^ che e* parli nè co¬ 
me gli antichi, nè come i moderni, 
Dipoi gli fi moftra, che il direi» ra- 
gionando, in allegando , cc. non è fol 
modo de’padati 5 ma anche de’ viven- 

p.iCi, ti • Quindi fi pafla a fare una efatta no- 
tomia delle parole 5 e delle maniere-# 
di direufate dal Sig. Lucardefi nella 
fua breve fcrittnra , e dopo avergli 
fatto capire, ch’egli non conofce le-^ 

voci 
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voci e locuzioni mciche, e nèmen le 
moderne, gli n fa toccare con mano , 
ch’égli non parla nècome gli antichi j 
nè come i moderni, cioè a dire, egli 
parla con vocaboli , e con forme di di¬ 
re non praticate da alcuno , Conche 
fi chiude quella elegante rifpofta al 
Sig Lucardefi , il quale avrà occafio- 
ne di porli molto bene in mente quell’ 
Avvertimento de 1 Deputati, (a) ri¬ 
cordatogli faviamente daU’Apologifta 
a c. I f S, che chi piglia impnfa di hiafi^ 
mare aitrui , dorrebbe prima f ondarfi 
henCì e aver vedute > e udite > elette 
Violtecofeì ed appena ancor baflerà * 

§• 2.. 
dialogo dell'^rno i edel Serchio fopra 

la maniera moderna di feri vere > e di 
pronunciare nella lingua Tofeema , 
jDé//’Accademico Ofeuro . InVau- 
già , nella fìamperìa Camerale del 
Coflantini y 1710.8. pagg. ^7. 
L Aurore di quefto Dialogo, che lì 

e occultato fotto il nome deir^cc^- 
demicoOfeuroy egli è, come altrove 
abbiamo accennato , il Sig. Donato- 

Antonio Leonardi , Lucchefe, chia- 
G 4 rilTìmo. 

ia) Anmt.fflpra il Decam,p.6i, 
Cb) Giorn. Tom, 111.5 22,. 
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riflÌQio letterato, egentiiiifimopoeta 
tofcano . Egli v’introduce a ragionare 
r^r^o» ed il vS'err/;?/^), i due fiumi piti 
celebri 5 quei di Firenze , equeltodi 
Lucca, intorno ad alcuni punti di lìn¬ 
gua , e fiotto la figura di elfi intende^ 
di efiporre i Tuoi dubbi, ed i fiuoi fien- 
timenti fiopra i medefimi punti. 

1^,4. Il primo dubbio gli nafice dai vede¬ 
reintrodotto certodifiordine 5 o abu¬ 
fo , così egli Io chiama , da alcuni mo¬ 
derni Scrittori, 55 i quali col prcte- 

fio fipeciofiod’una totale dependen- 
y, za dalla Crufica , ficrivono molte 

parole in formatale, che io , die* 
yy egli, non le trovo così ficritte in 
yy quello ficeltidimo Vocabolario j e 

cosi vengono a far apparire dura , 
» difficile, eftentatala più gentile, 
5, eia più fioave favella del mondo. „ 
Vorrebbe egli pertanto , che li repri- 
melTe ranimofità di coftoro , i quali 

p. 8, affettare ilTofcamf??iOy inciampano 
neiduro, nel rozzo , e nello flirac- 
chiato : difetto il più infioifnbile in 
un’idioma, e tanto più nel nofiro, che, 
fecondoil parere de! Cavalier Salvia- 
ti, è dcJc 'lfimo (opra d'ogni altro , 
oltre modo fchhodelladure's^ j e che 

ninna 
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niuna può^ /offerire . Moftra' p- 9' 
egli dipoi , che fi fatta aPprcz-za , e 
durezza nafce da certe parole atfetta- 
te , con raddepp'iaaiento di confo- 
nanci, ove non occorre^ e da fimiii 
altre fuperfluità ^ delle quali alcune 

'Opere, che vanno nfcendo giornalr* 
mente alla luce, tanto in verfo, quan¬ 
to in profa, di dottiviimi Autori, e d* 
uomini peraltro di profonda ietixia- 
tura , fono ripiene . Di tal fatta fono 
Troccura , Trovi^ede > Troccuccìare » p. 12^. 
C ani r ac cambi are , ec. le quali riefco- 
no di ininor*incomodo, e anche con 
maggior garbo all’orecchio , ed all’ 
Occhio fcritte in maniera più fempli- 
ce, cìocTrccHra i Vrcvedey ec. Con¬ 
cede , che uieno bene frritte anche nel 
primo modo, e che cosi pure fi trovi¬ 
no negli Autori antichi , e più rino¬ 
mati y ma in ciò egli profelTa di difcor- 
rere non con altre regole , che con 
quelle del buon guilo, e del buon giur 
dizio. 

Dice egli adunque , che negli anti- P- *3» 
chi Autori , e principaimente nel Boc¬ 
cacci , e nei Petrarca fi trova fcricto i 
Vrocura , Travede , e Tyovideri'^^a : p. 
cosi Carlo Dati, Francefco Redi, Lii- 

G f ca, 
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ca Terenzi, LodovicOiAdimari, Vin¬ 
cenzio da Fiiicaja , e Bartoiommeo 
Beverini 3 chiaritimi iiimi della To- 

P-I5* fcana, La Crufca feri ve l?roviden7^ 3 e 
Troyeden'2;(iconì' V itm^ììcQ 3 e non 
altrimenti, ,3 Che fe talvolta 3 die’ 
,, égli i. Fiorentini hanno fcritto 3 e 
33 fenvono'quelle 3 e limili parole 
3, con le confonanti geminate 3 è per- 
35 che COSI ancora le pronunziano . 33 
Ma;dove poi ja pronunzia è diverfa ,, 
diverfa pure eller dee la fcrittura5 che 
n’è l’immagine : conchepalTaa {labi- 
lire , 53 che quello 3 che per l’ufo, e 
33 rafsuefazione è divenuto grazia 
35 nella bocca d'una nazione lì fa un* 
3 5 ahettazione in quellad’un’altra. 3, 
Entra dipoi giuhamence. nelle ledi di 
Luccafua patria: città3 cheadirve- 
ro ha dati tanti buoni Scrittori all’ 
Italia 3, che non ha di che invidiar al¬ 
cun altra 5 emoBra 3 che del parla, 
re, edellofcrivere3 che vi fi fa, fi è 
tenuto fempre gran conto da perfone 
di fior.di fenno 3 e di vaglia . 

Tornando poi aLraddoppiamento^ 
p. j8. delle- confonanti, dice che mal 

farebbe 3 chiunque ferivefse oggi 
pcnetCi TroTC/rete :,CredeYrei, rac¬ 

cendo 3 
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cencio y ec. ancorché cosi.abbiano ferie- 
to Autori di prima clafse .. A queftoi 
capo e’ riduce lo feri ver ^ pef 
y, il che è in ufoapprefso alcuni mo¬ 
derni*, e da un’altra parte condanna ,, 
chi leva una c^in alcune paroledove. p. 
fa buoni (limo effetto ,, come COrreT^^ 
^Qone yLe'S^'s^ione, ljÌTUX!Kjone i ec. cosi 
pure fcrittc dal Dati, dal Redi, e dal 
Segneri, che fono Autori di lingua.. 

Un’altro dubbio vien mofso dal nor 
flro Autore*, cioè , per qual ragione P- 
s’^àbbiaa fcrivere, Truova, e Tmova * 
Truovare , e quando più 
dolcemente^e piiVfacilmentc lì dice , e 
fi kv'wcTrovayTrova,Trovare:^ cTro- 
vareicò la quaToccalìone ofserva, che 
ri7 èuna lettera deile piu dure , e del¬ 
le più ferree deH’alfabeto italianovon- 
de per cagione di efsa le fuddette pa¬ 
role pronunziate nellaprima.maniera 
rendono la pronunzia feomoda, e in>- 
grata , e di]] or mano fino k lahbra. Ini 
oltre confidera,che il Vocabolario de¬ 
cide a fuo favore la cofa, mettendo ini 
primo luogo » e poi, e 
che la maggior parte degli efempj in. 
efso allegati fono nella prima manie¬ 
ra e ftgue a produrre altre autorità. 

G. 6 diScnCr- 
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di Scrittori, che trattando della let¬ 
tera i/ne moftrano la durezza , e di¬ 
ce 5 che fino a’ Muiìcielia riefce afpra^ 
ed incomoda nelle ariette. 

Non gli va parimente a gafto , che 
p. 24. fi dica aiiEi , cht Delicato y e 

ne dà per ragione la troppa vicinanza 
deili due/, la qual paft a Itti, „ che 
,3 tolga una parte di quella dolcezza 
55 tanto propria , e tanto naturale 

del lignificato di quella parola : ,, 
P- non. badando a fai varne l’ufo la ragio¬ 

ne deL’allontanarli in tal forma dalla 
voce laiina, dalla quaiederiva : poi¬ 
ché quella regola non dee efsere iini- 
verfale, anzi ne meno viene ofserva» 
rada queglidedì, chela promulga¬ 
no , i quali vogliono dire più collo 
'Efemplo i che hfempìo. Tornando poi 
alla voce DdicatOy dice,che molti tifa¬ 
rono di feri veria neiruna , e nell’altra 
maniera , e Jafeiarono la libertà del 
farlo anche agli altri ^ concludendo 
da ciò doverli condannare , ,, una 

gran parte del Tofeanifmo moder- 
,5 no y che non dii ebbe Delicato per 
„ tutto Toro del mondo. 

p. 29. Si avanza ad un’altro dubbio , nel 
ricercar la cagione > per cui piaccia 

a moi- 
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a molti di fcrivcre Tiagnere , Strigue^ 
re 3 T^ugnere » ec. più tofto , che Vian^ 
gere. Stringere r>Vungere, ec, che con 
miglior- grazia fi pronunzia , e fi fcri- 

ve. Parca lui, che qiiefti tali non ab¬ 
biano il dono deirelczione , o per po¬ 
co buon gufto, operavere il timpa¬ 
no dell’orecchio feordato . Dice,che 

la Crufea mette, e Viagnere , 
Giungere , e Giugntre > ma che gli 
efcmpjda lei prodotti fono per lo pjii 
nella prima m.aniera*, e dici! Petrar¬ 

ca difse Tiango y Vi angario , ViangerCy 
Giunge, c Giungere 3 e cosi altre di tal 

natura, 
Vonebbedipoi , che fi rimediafse p.30^ 

ad un’altro difordine,cheva a difmi- 
fura crefeendo nei nofi.ro parlare jcon 
pericolo , che fe ne perda affatto il 
buon garbo j ed è , perchè alcune par¬ 

ticelle della ling.ua italiana , che fono 
compofte di più parole , fi fqrivono 
tutte inheme , e come fe fofsero una 
fola ^ in luogo di diftinguerlé nelle 
lo r membra . Egli ne loda tal ufo neU 

le feguenti, ^ccxntOy Sebbene , Giam¬ 
mai , Lafsà , addietro , ec. ma lo dete- 
iia in quefi’altre , Oppure ^ 
Vippiii y VìHttofioy Chu'chefsiui Ciac- 

d).c y 



15S Giokn.De’Letterati 

chè^ Ciocchéy infinattantoché , Tercc-^^ 
chè , Dappoicchè > Tofciacchè y ec. Al¬ 
lega dipoi una dottrina del Cavalier 
Sai viari fopraq.uefta materia, il qua¬ 
le tra l’altre cofe concede, che fi deb¬ 
ba icxìvtt^Verchèì Vofciachè, Come- 
ché y^Tuifochè y ma non già con la C 
raddoppiata , perchè la pronunzia-» 
non lo richiede ^ ma non già concede, 

p.34. che fi poflafcriverS/ccow^e, e Sicché y, 
come una gran parte de’ moderni fe-# 
ne prende licenza,incoraggiti forfè dal 
vedere , che il Vocaboiariodelìa Cru- 
fca aiferifce^ che fi poiTono feri vere in 
tal maniera , ma fenza però recarne 
alcun rifeontro d’Autore . Pare a lui , 
che più arditi di quelli tali fieno colo¬ 
ro , che ferivono Ovccché in luogo di 
Ove che, mentre la Crufea fteffa non 
l’ammette per alcun conto *, e così 
penfa di quegli^ cheufano di feri vere 
appoco appoco 3 Laddove 5 ec. in vece 
ài ^ poco a poco 3 Là dovdy ec., 

P-3^ Un’altro fafìidio gli reca il vedere 
fcritto dai molti Autori J^iegare , e 
]{inniegarey non fapendo perchè abbiafi 
da aggiunger l’J, dove non occorre, e 
dove fa crudezza di fuono *, anzi nel 
fecondo di quefli verbi non folo di¬ 

manda. 
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manda la permillione di levarne quel¬ 
la vocale, fuperfiua 5 ma anche un3s{, 
da lui giudicato fcverchio,. ilche pu¬ 
re giudica dai verbo 3 da non p. st¬ 
ufarli in tal guifa > mallimamente in 
un componimento amorofo, e genti¬ 
le ,0 in una canzonetta Anacreontica, 
ma bene in una canzone Pindarica-,, 
dove fi ricerca più innalzamento di 
ftile 3 concludendo col parere di per- 
fona intendente, edifcreta , non po- 
terfi dare intorno al raddoppiamento 
delle confonanti regola univerfaie , e 
determinata , ma doverli rimettere 
all’arbitrio giudiziofo del Compofi- P-S^- 
tore 3 e al buongufto, fopra la cui 
elTcnza , e definizione fi mofira irre- 
foluto ilSig.Leonardi,dicendo tra 1’ 
altre cofe 3 efiere un dono, ed una gra- 
z^iadd Cielo a pochi deftinata , e con- 
ctfia . 

Avanzandoli al termine debfuo p. 40, 
Dialogo pretende egli di non aver det-. 
to tutto ciò per dar regola agli altri, 
ma per efporre il fuo fentimenco , laf- 
ciando ognuno in libertà di fcrivere, e 
di parlare, come gii piace . Solamen- P*4^«. 
te anche unacofa e’vorrebbe, cioè, 
che fi metcelfe freno alla troppa iibcr-~ 

tà dii 
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tà di cert’uni ^ talaienrc innamorati 
dell’ancicliirà , che in fentendi ^ ii fa p« 

provare aicnne maniere , che troppo 
odorano del l’antico , lubico ù citati 
5-5 J’a ITT orna degli A utori deo buonfe- 
jì colo, epsè eoduno di chiuderci ia 
,, boc ca cori dite , qiie.(da parola è di 
5, D i n i c , q 11 e ft a / h a d crea i l Bvjc c a c - 
5, ciò , dio'iqiic e buomdima > tiunque 

c belliifima : ,, al che h'ggbagne 

doverh riipondere , non edet vero» 
che i noitri Antichi fieno (lati iinpec- 
cabiìi nel.'a iinjioai ma bene , che fi 
fono ferviti di ndfoic: , edi locuzioni > 
che noliri tempi farebbono quah in- 
foiiribn’, e che come padri , e matltri 
mentanola r,oftra venerazione , per^ 
che fono (iati i primi a battere ia buo- 

p. 4’. nadirada , e infcgnaicela. Loda di poi 

giuflamente la fatica , cd il zelo dei 
dottitHmi Accademici della e'rufca ji 
quali hanno arricciiita dì nuove feo- 

p-4?* perte lanoftra lingua/ e poi defidera, 
che ad efh loro fa porco un memoria¬ 

le , in cui li rapprefencino i pencoli 

imminenti , cht fovpyaflano alla no^ 
biìca , al decovo, e alb grazia’della 

nodra lingua , fe fi lafciano correre i 
djfordini fopraJlegati ) acciocché egli¬ 

no me- 
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no mecleiìmi fi rifolvano a no-n incor¬ 
rere ne’medefimi , tanto intorno ai 
raddoppiamento fiiperfìuo delle con- 

fonanti,quanto intorno alla congiun¬ 

zione delle particelle ^ ovvero degli 

avverb;. 

Nel punto del licenziarfi , che fa il p*45'^ 
Sercfiio dalTArno , gli chiede la per- 
mifsionedi fcrivere qualche voltala 
voce huomo fenza rafpirazione, e que¬ 
lla gli vien conceduta 3 per efierfene 
cosi valuti quafi tutti gli antichi Scrit¬ 
tori > e chiudefi finalmente il ragiona- 
mentocon le parole di Carlo Lenzo- 

ni, il quale nel Trattato, chefain..* 
difefa delia lingua, infegna,che/<3^ 

non è letterct y ma unofpirìtogrofjoy cbd 
aggiungepienei^ay e quafi palpai alU 
luterà , che ella accompagna, 

5* 

Dialogo del Foffo di Lucca , e del Set- 
chìo 5 ^/’^^’Àccademico delTAnca , 
in rifpofla al Dialogo delLsArno^ e del 
Serchio [opra la maniera- moderna di 
fcrivere, e di pronunciare nella Un- 
gm tofeana , de// Accademico Ofcii- 
ro . In Lucca , appr^jjo Tellegrina 
Frediani , 171 o. 4. pagg. 81. len¬ 
za la lettera a chi vuol legge¬ 

re , e 
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re e l’indice degli Ancori alle- 
gati. 
Siccome egli è molto difficile, e 

moralmente, per così dire, impoffibi- 
Je , che l’ortografia, e la pronunzia 
di lina favella vivente fi fiabilifca in 
maniera , che vi fi accomodi il gufto 
di chiunque in efTa fcrive , o ragiona-, 
cosi egli è molto difficile , e avvenir 
fuoledi rado , che que’ libri, i quali 
fono indirizzati ad impugnare, e a di- 
firuggere con qualche lìftema intorno 
alle medefime cofe , mafiTmamenre 
quand’efib e dallefempio de’pafiaci, e 
daM’applaufo de’viventi accompagna¬ 
to fi vegga ^ fi lafcino andare fenza ri- 
fpofta, e come a dire , fenza contra¬ 
ilo in trionfo . Quindi non è maravi¬ 
glia , che al Dialogo del Sig. Leonar¬ 
di , tutto intefo a rovinare la fabbrica 
di una maniera di fenvere, e di pro¬ 
nunziare nel nofìrolinguaggio, tanto 
in oggi ricercata,ed in ufo, fiafi pure 
trovato , chi abbia voluto gagliarda- 
mente contraporfi, e tutte ad una ad 
una le fue ragioni efaminare , ed ab¬ 
battere . Il Sig. Matteo Regali , 

cittadino anch’egli Lucchefe , e fog- 
getto di fcelta letteratura, prefo fo- 

pra 
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pra di fe il carico di rifpondere al Sig. 
Leonardi 5 col quale peraltro è lega¬ 
to d’un amicizia inalterabile, lo ha 
adempiuto si dottamente e si gentil¬ 
mente, che come per l’Opera il mon¬ 
do letterario ha da profeiTargliene 
obbligazione, così per la Cenfura non 
dee il fuo Avyerfario rimanergliene 
meno amico di prima , e tanto più , 
quanto il Sig. Regali profeflTa , che f»e 
qualche fcherzo h vede fparfo per en¬ 
tro la fua rifpofta, egli li è determi¬ 
nato a lafciarcelo, ,, non già per de- 
,, rogare in ben minima parte a quel- 

la Rima , che dee farli d*un Sogget- 
tocosi accreditato , rna per folle-? 

>3 vare il lettore dal rincrefcimento ^ 
>, che d’ordinario portano feco le que- 
9, Rioni gramaticali 3 incapaci per lo- 
,, ronaturad’ogniamenità, e perciò 
„ inabili a trattenerlo con diletto.,. 

Avendo il Sig. Leonardi diRefo il 
fuo parere in forma di Dialogo ^ nella 
RelTa maniera dialogiRica il noRro 
Autore ha voluto produrre la fua ri- 
fpoRa ,6 per meno allontanarli dall’ 
intenzione del fuo Avverfario, il qua¬ 
le vi aveva introdotti a favellare l’^/fr- 
no i tdilSerchio y egli gentilmente vi 

ha 
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ha introdotti lo fìe^To Serchio y il 
Foffo di Lucca > quali padre , e figlino- 
Jo ,che familiarmente ragionino fra 
diloro: il die gli è riufcito affai co¬ 
modo, e acconcio 3 per far loro dire 
quello 5 che aveva in penfiero, prote- 
hando di efferfi perciò fervito dello 
fìilepiano, e del genere infimo con- 
venientiflimo alia maniera dialogi- 
ftica , ficcome è noto a ciafcuno . E 
perchè per entro il ragionamento po¬ 
trebbe parere ad alcuno poco dicevo¬ 
le , che il padre venga dal figliuolo ri- 
prefo, moftracon un’autorità di Pla¬ 
tone , che s’era lecito a quello Paccu- 
fare il padre in giudizio , molto meno 
gli farà disdetto il correggerlo , dove 
lo richieda il bifogno . Protesa in ol¬ 
tre , che quanto ai raddoppiamento 
delle confonanti , che e’I punto più 
controverfo , non è mai flato fuo fen- 
timento di obbligarvi chiche fia , ma 
folamentedi difendere Tufo, fattone 
da molti applauditi Scrittori. 

Succede pofeia un catalogo alfabeti¬ 
co delle edizioni degli Autori ailegati 
per entro FOpera , al quale null altro 
manca, per effere in tutte le ftie parti 
compiuto, che la forma delle fuddet- 

te 
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te edizioni. Ma entrando nel Dialo-p« i* 

go , egli moftra primieramente , clic 
non tutrii ietreraciLacchefì fono con¬ 
formi di parere a quanto ii ragiona nel 

Dialu^^o ddl'AccademicoOj curo > c che 
moiri fanno a ragione gran capitale di 

quanto viene approvato dal Vocabola¬ 

rio dei !a Crufea a del quale fi fa a qiic- 
fto palio una generale difefa , Prova 
elTer nccefiario lo ihidio delie regole 
gramaLÌcali nella volpar lingua , in cui 

non balla ii folo ufo a Driver bene, e 
correttamente . Accenna , per qual 

cagione fiali inLitolato Accademico P*7« 
dell'Anca , la quale non è altro che 

una con ver fazione di Jerteraci, che fi 
tiene in Lucca nella bottega di un li¬ 

braio , dove folendo eglino ragunarfi 
in conferenze lludiofe , dallo Ilare co¬ 
là con unancafopra dell’altra diede¬ 

ro per ifcherzoa quella adunanza ii 

titolo d i Accadi mia dcWAnca. 

Innanzi di rifpondere alle oppofi- 
zioni avverfarie efamina l’ortografia 
di quel Dialogo j evi nota diverfi er¬ 
rori gramaticaii , tra’quali anche a 
luì 5 non meno che a noi> i quali altro¬ 

ve {a) ne facemmo memoria, èparu.- 

to 

CO Tom. 
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toftranoii vedere , che perfona così 
nemica del raddoppiamento delle con- 
fonanci , lo ufad'e poi in certe voci 
fuor d’occorrenza , e fenza efempio, 

P- 8. come in Libbra > Libbertà, e Subbìto , 
alle quali polTono aggiugnerfi le fe- 
giienti Grammatkde , Commentario > 
Commodo > ec. dove una di quelle due 

' è fuperflua , e dal Vocabolario 
sbandita. Quindi fi avanza a ragiona¬ 
re dello ftefio Vocabolario , e fa vede¬ 
re , checome in elio mancano molte 
buone voci adoperate da ricevuti 
Scrittori , cosi anche molte di quelle, 
che vi fono regifirate , fono fcrittc di- 
verfamentc dal modo, con cui i mede- 
fimi fé ne va 1 fero , principalmente.-* 
raddoppiandovi le confonaoci,ove lor 
parve, che non facefiero cattiva com- 

P parfa, nè cattivo fuono . In approva¬ 
zione di si fatto ufo reca rautorità del 
Salviati, il quale foftiene, che da tale 
raddoppiaméto prendano le voci mag¬ 
gior robuftezza , e meglio s’impri¬ 
mano neirudito, e perchè l’Avverfa- 
rio aveva detto, che la Crufca ferivo 

p. 2Q. con la fempliceProWd^«i^4, egli lo 
convince del contrario, moftrando , 
che la medefima mette anche Vrovvi^ 

den^ 
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den'S^a.VYOvvidOi Vrovvedere, e tutti i 
fu oiderivati. Si duole apprelfo , che 
avendo il Cenfore nominaci il VelJu- 
tello, il Daniello 5 il Guidiccioni, ed 
altri inhgni letterati Lucclieh, fiali de- 
menticatodi nominare fra loro Fla¬ 
minio Nobili, Autoredi fommogri¬ 
do , e dottrina j e del cui giudizio il 
celebre Torquato TalTo faceva si gram 
deftima . Continua anche a parlare 
della pronunzia , e della fcrittura.^ 
Lucchefe , fempre riputata per buona, 
e fegLiftando la traccia delTOppofito p.i6, 
re , fcendea mofirare, che lo feri vere 

perK:^/, non è nè inufitato, nè 
ditettofo . Vero è , che noi giudiche¬ 
remo efier meglio dirlo nella feconda 
maniera, che nella prima , echealle 
voci CoYr^'^':^iQne, Inflrwi^io- 
ne, ec. fia meglio levare una Z , come 
pure ve Tha levata il Vocabolario, 
e’I Redi medefimo , che in qualche 
fua Opera l’avea da prima in quc’voca> 
boli raddoppiata . 

Venendo alla quiftione , feanzip.28. 
Truovj,, c Vruova , che Trova, e Pro- 
ya fi debba fcrivere , fi rifponde ,che 
puòufiirfi benifiimo nell’una , enelT 
altra maniera ugualmente. Così an¬ 

che 
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cheinfegna il Vocabolario, il quale 
non dee crederli, che abbia più appro¬ 

vato il dir , che Vriiova , per 
aver medb prima quello ,che qiieho , 
accefochè camminando elTo per ordi¬ 

ne d’alfabeto , gli veniva in confe- 

puenza innanzi Trova , che Trmva. 
Per dir qualche cofa più pofitiva fo- 
pra di quefto, diremo , chenon fi deb¬ 

ba avere il menomo riguardo di ufar 
più i’uno 5 che l’altro modo nella pro¬ 
fa j ma nel verfo, dove ogni durezza fi 
dee fchi vare , la qualealcune volte nel 
direfcioito rende più foltenuto il pe¬ 
riodo , fempre approveremo il dir 

Trova yTrova, ec. e non altrimenti . 

Qa^mos. Truovare y a Truovare, ec. 
•il dirlo è fempre viziofo , non corren¬ 
do quivi la ftelTa regola , che in Pr«o- 
va 5 (^Xruova, per ragione del ditton¬ 
go , fopra cui preme l’accento 5 e non 

palla oltre, come farebbe in 

e Truovare. 
Come tanto £ytm/7/o,quan- 

to Delicato , ed Efernpio furono fempre 
adoperaci da chi bene fcrilfe nella no» 
flra lingua , non occorreva muoverne 

lite , e cercar di porre in difcredito 

quelle due prime maniere. Dove non 
entra 
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entra difetto ) ed abufo , fi lafcj ad 
ognuno la liberta difeguir quella par¬ 
te 3 che più gii aggrada. Lo ftelfo dee p* 
éìxCidiTlagne :ì cTiange 3 Gìngne y e 
Giunge y ed altre fimili 3 le quali ven¬ 
gono egualmente approvate e dal fin- 
fegnaraento delBembo3 e dalla prati¬ 
ca univerfale , in particolare del Pe¬ 
trarca, di cui fi recano i luoghi. Qiii 
non fi può far meno di non ripetere 
ciò che altrove abbiam detto , ciocche 
e regola ricevuta , che qiiefta crafpofi- 
zione dellainnanzi alla^cfempre 
lecita, quando vi feguiti la vocale^ > 
ovveroi, come Pugne, e Tiagni, Giu^ 
gne y e Giugniy cc. il che non può far¬ 
li 3 quando vi venga dietro la vocale 
ovvero 0 , onde diremo Tempre Vian-* 
ga y^Viangano ,Giungo , e Giungono, e 
non altrimenti. Quanto a Vegno y e 
Vegna, Tegno, e Tegna, ec. in luogo di 
Vengo ytVengay TengOy c Tengaj quefii si 
fatti non entrano nella regola, efiendo 
licenze 3 che fi fon prefe i poeti, e pro¬ 
venendo da verbi d’altra natura da_» 
quella, che fono Tungerey c Giungerei 
Copra, i quali cade la quiilionc. 

Venendo poi il noftroAutore al l’efa, p, 
maina delle particelle, c degliavverbj, 

Tom. Vili. H iqua- 
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ì quali benchécompofti di più parole, 
fogliono fcriverfi da molti unitamen¬ 
te, e come fe fodero una fola , nota 
primieramente l’Oppodrore, il quale 
approva , che fi polla fcriver Sebbene , 

conhum guflo l'hanno praticato 
gli antichi. Dice pertanto, che que- 
fta particella non ha fa poco ritrovarla 
il Padre Battoli, appresogli antichi 
nemenoconuna femplice^ j e cheli 
Talloni ne reca diverfi efempj e del 
Cavalca , e nel Boccacci, il quale pe¬ 
rò non la volle porre nelle cofe fue più 
approvate, e nel Petrarca, il quale 
fene fervi nelle J/itc iwip. e Vontef. ma 
fempre in tal guifa Se bene , come pur 
fecero il Vocabolario', e’I Tafloni. 
Ora fe vien permeSo anche dali’Av- 
verfario lo fcrivere Sebbene, ^ccantOi 
Giammaii ec. con raddoppiamento di 
confonanti, non fi vede , per qual ra¬ 
gione non fi poSa dire anche Dattanto, 
Oppure, Gi.tcehè, Imperocché 5 appoco 
xAppoCoy Laddovey ed altre sì fatte ma- 
aiere, come han cohumato di fare e 
gli antichi,e i moderni, e tanto più , 
quanto, efecondo il Giambuliari , e 
fecondo il Salviati, fi accomodano al 
bifogno delia pronunzia , e in parcico* 

lare 
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lare c3e’ Fiorentini, Si pofTono eeian^ 
diofcrivere in una fola parola )efe- 
guenci, Toichè > Cornechè, Ancoraché, 
Tofciacbè 5 Ohrtchù , Ov^che , cc. ma_u 
non già con raddoppiamento di confo¬ 
nante ; e la ragione fi è > perchè in.* 
quelle dillince feparatamente nelle 
parole, delle quali fono conipo{le,non 
v’è alcun’accento j che prema falla fil* 
laba della prima parola j che alla fe- 
guence fi attacca : così, perefempio, 
Voich} yi\ compone di due voci, poi, e 
che \ ma perchè fu la particella poi non 
v’è accento 5 che prema *, fcrivendofi 
tutta infieme , non vi fi raddoppia la 
c , ma feri veli fem pi ice mence Toiebè ; 
lo Hello dicali dell’altre di tal natura. 
Ma al contrario in quella Acciocché, 
la quale è compolla di acciò i cebo» 
premendo Faccento fu acciò ^ ne 
nafee , che unendoli con la particella 
che , vi fi raddopia la c, e ferì veli tutta 
ivìiìecnQ Acciocché * La medefima re¬ 
gola corre inTiuttofio,Sicché^ Siccome^ 
Giacché^ Imperocché ^ ed altre di tal 
natura. Cosi nella particella Conciof^ 
ficcofaché 1 la quale fi fcriveancora_, 
ConciolJìacoJachè, non fi raddoppia che 
la f prima, perchè vi precede Conciò , 

H .X che 
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che li feri ve accentato, ma non già là 
c ultima , nè la penultima, perchè la 
voce 5 che va innanzi , non fi accente¬ 
rebbe , quando fi fcrivefife difgiunta 
dal rimanente, E tanto crederemmo 
poter baftare intorno a quella mate¬ 
ria, 

p.48. Da quefia fi pafla per incidenza ad 
iin’altro dubbio 5 ed è , fe in tofeano 
due negative non facciano affermati¬ 
va . Si conclude con fana dottrina 5 
che da due negative nafee un’afferma¬ 
tiva nella lingua latina j ma nellano- 
flra non è cosi , nella quale , non me¬ 
no che neirebrea , a parere del Giam- 
bullari (jJ le due negazionicontinuatc 
non affermano, ma niegano maggior¬ 
mente . Così il dire Ì^on voglio far 
niente, eg 1 i è lo (leffo, che dire.. ma 
con più forza, voglio far cos'al¬ 
cuna . Tanto infognano anche Nicco¬ 
lò Liburnio, che fu Veneziano, e dell’ 
OrdinedeTredicatori5 il Bembo, il 
Rufcelli, il Varchi , e tutti imaelfrt 
del ben parlare. 

p. 51. Quanto a Is^egare, e I{inegarc, ftu-J 
pifee il Cenfore, che alcuni ufinoferi- 
vere coll’aggiunta il^iegare 5 e 1^/. 

niega^K ■ 

(a; nel GeIlo,' 
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nìegdre 3 mentre la Crufca non le met¬ 
te, che nella prima maniera. Aquc- 
fta oppofizione fi dà la ftefia rifpofta , 
che noi abbiamo data a’ verbi Trova¬ 
re , e Trovare 5 cioè , che anche T^ega- 
re 3 e Fjnegare fono di qiie’verbÌ3 i 
quali mantengono il loro dittongo > 
finché Taccento acuto fi ferma fii la-» 
fillaba dello {ledo dittongo /ma quan* 
do Taccenco paiTa oltre, allora lo per¬ 
dono : così diremo T^iega, e Bjnìega, 
perchè l’accento preme fui dittongo ^ 
ma non già Jgiegare, e Fjnìegare, per¬ 
chè l’accento pafia ojtre nejk fillaba 
fu(fegùenteV’^Quanto allo ^fcrivcT 
negare con un femplice n 3 non folofe 
ne concede permi filone al Sig, Leonar¬ 
di 3 ma ancora gli fi fa intendere , che 
la Crufca efprefiamente ha dichiara¬ 
to , che ^negare oggi più comune¬ 
mente fi tifa, che Bjnnegare 5 e lo ftefib 
privilegio fe gli concede di fcrivere 
Inalbare i ovvero innalg^are 3. fuo pia¬ 
cimento , tanto nelle canzonette Ana¬ 
creontiche, quanto nelle canzoni Pin¬ 
dariche , fenza beccarfi da vantaggio 
il cervello fovra fimili fottigliezze. 

Intorno al definire il buon gufto, 
che in quelle non meno, che in tutte le 

H 5 ' cofe 
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cofe ha così gran parte > lodah quel¬ 
lo, che ne di(Te Lamindo Pricanio nelle 
fue Rihpflioni, altrove {a) anche da 
noi riferite , Quello buon gullo ci ha 
da fervire di guida anche nella fcelta 
delle parole : poiché fe quelle fono 
del numero di quelle , che troppo 
odorano deil’antico, cioè, che fono 
affatto in difufo, ftrane alia mente, e, 
alTorecchio, bifogna ometterle inte-* 
ramente: fe poi fono di quelle, che 
('ccmediffeleggiadramente(^) il Ca¬ 
ro ) tengono dell*mtìcìntà la vernice , 
e non la XMggìne^ faìtc per petue da]]^^ 
3, luó', hS'nno il medefiniO privilegio, 
,3 che le medaglie , le quali quanto 
„ più fonoancu he, più.vagliono.,, 

Vico poi rinfacciato rOppofitor^ 
di averdacoalla.noltra. lingua il titolo 
ó'Italiana i dovendo e’dire Tofcana» 
fe non peraltro per onor della fua-. 
Provincia ; con la qual occahone fi 
avvifa , cheunDon Pietro da Lucca 
avendo protehatonel i in cui vif- 
fe 5 di ferì vere in lingua materna, e to^ 
feana^ le fue Fregole dilla vita[piritualcs 

il 

(a) Tom.I p.294. 
^b) Apoiog. degli Accad, de’Banchi, p. 

158. 
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il correttore , iì quale ailìflette al/a^' 
rirtampa, che ne fe Francefcodc/Fran- 
cefchiin Venezia nel 1^91. mutò di 
fuo capriccio le fuddette parole, forti- 
tuQndo\\ inlingiia Poco do- p*j5* 
pogli fi nota a vizio quel dire /perico¬ 
li imminenti • che fopraliano , eflfcndo 
quefto un pleonafmo , ed elTcndo inu¬ 
tile qnel che fopra/ìanoi àopQ aver det¬ 
to imminenti, Nello fteffo tempo gli 
rt fa temere , che quel fuo memoriale dà 
prefentarfi a’Sigg. Accademici' della , r. 
Crufca, acciocché proibifcano il rad¬ 
doppiamento delle confonanti, non fia 
.per edere ne men letto, non che egli 
ottenga favorevol referitto. Gli lì fa 
bene fperarc, che Fotterrà più facilr 
mente, ove gli piaccia di fcrivcr tal¬ 
volta , e anche fempre , la voce uomo 
con l’afpirazione . Chiudeli tutto il 
ragionamento con alcuni utililTimi av¬ 
vertimenti al Cenfore : I. che,quàn' 
do fi tratta di lingua , abbianfi fempre 
i buoni Scrittori antichi in venerazio¬ 
ne : 2. che mai non fi biafimi quella 
maniera dt feri vere, ch’è la piu prati¬ 
cata, e da’migliori : 3. chequantoàl 
raddoppiare le confonanti, e a si fatti 
ufi , dove nonapparifee difetto, redi 

H 4 ognu- 
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ognuno in libertà di farlo ^ e di non 
farlo: 4. che dalle parole rancide è 
bene guardarli ne’ componimenti, ma 
che bifogna aver Ietto molto prima 

: di giudicar che lian tali ; f. che fem- 
pre ci ha da elfere a cuore la puritane la 
proprietà delia noftra lingua , come 
necelfaridima , a chi prende a fpiega- 
re in elTa i fuoi fentimenti , e come 
utiliilima a far grate , e belle tutte le 
nofìre fcritture. 

p.63. Dopo il fine del Dialogo, il quale 
vera mente è degno di fomraa com- 
snendazione, vedefi una copiofa, ed 
alfai giovevole di molte voci , 
ove fi fcorge o’I raddoppiamento dcl- 
Je confonanti > o’I congiugnimento 
delle particelle , o la trafpofizionc 
della » dopo la^, o la forza di due ne- 
gazioni in fenfo negativo: che fonoà 
punti più dibattuti. Elleno fon tratte 

t ' da Autori fcelti, e di lingua-, non mc- 
'Hoantichi, che moderni, fotto ognu¬ 
no de’quali vengono ordinate, e di- 
fpofte , In fine v’è nn'^vvijo dello 
fìampatore , il quale dice, che ha 
ritardata la pubblicazione di quello 
componimento per aver i fuoi torchj 
in altre ftampe occupati / e che l’Auto¬ 

re 
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re di enfo ha goduto di vedere antici-^ 
patamente approvati alcuni fuoifeiir* 
timencidal noftro G/orw^fe. ^ 
, , ( 

ARTICOLO VR 

Le B^ime di Francefco Petrarca, ri- 
* Jcontrate co i Tefli a penna della Li^ 

breria Eflenfe i e coi fragmenti deW 
Originale d^ejjo Voeta . S'aggiungona 
le Confidera'gioni rivedute , e amplia- 
d’Aleffandro Tafsonl 3 le ^Annota- 
7;donidi GìtohmQ ÌAuzìoe k 
ferva:s^oni di Lodovico-Anton io 

Muratori , Bibliotecario del Sere* 
mJJ» Sig. Duca di Modana, In Moda* 
na 5 per B art olomme et Soli unii Stampi 
Ducalei 1711. ^'«4. pagg,8(^o. fenza» 
la prefazione del Sig.Mwr^/'or/jqueL 

• ì^dcìTajjonii e la Vita del Petrax^ 
ca che fono pagg-XXXVo. 

A 

I; TNdirizzail Sig, Muratori que-^ 
J. ha fuadegna fatica al Sig An¬ 

tonio Rambaldo, Conte di Collalto^ 
e Nobile Veneziano > Cavaliere or* 
natiillmo d’ogni virtù intellettuale ^ 
e morale , con una grave , e dotta--» 
T^refa^ione, nella quale non menoad\ 

H f efso 
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efso , che al pubblico, rende ragione 
dei fuo difegno , e deH’opera fua nel 
far la prefente rifìampa delie Rime 
di Francefco Petrarca. Il primo mo¬ 
tivo jche n’ebbe , fudaH’cfsergli fiato 
comunicato dai Sig, Conte Aifonfo 
Saffi 5 Cavaiier Modanefeil libro del¬ 
le di Alefsandro Tafso- 
ni , riveduto e ampliato dall’Autore 
medefìmo dopoi’edizione > che quefii. 
ne aveva fatta nei i6o^, (a) non cosi, 
facilea ritrovarli. Giudicando adun¬ 
que il Sig, Muratori . che la riftampa 
-di quefte Ccnfìderu^^ioni foi'sc per efse- 
recofa accetti (lima al pubblico , come 
di opera piena di buona critica , e per 
lo più di ben fondati giudizj ripiena 
confiderò inoltre, chei tanciComen- 
tatori dei Petrarca,che furono prima 
delTafsoni, non ebbero, altro confi- 
glip 5 che di fpiegare^ letteralmente 
ciò che riguarda i punti gramaticali , 
cdi lingua, ovvero leftorie , e lem-, 
dizioni 5 che per entro vi fi contengo¬ 
no , fenz’aver punto notato , quali 
ne fieno le bellezze ^ e 1 difetti ; di 
che piu obbligo ne avrebbe loro tenu-- 

to, 

(a) In Modana, apprelTo Giuliano Cafiìa« 
ni j in 8. ■ 
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to 3 chiunque il dà ailhmitazione di 
cfso Poeta , poiché quindi maggior* 
utile fé ne faria ricavato , nafcendo 
benefpefso , che gj’imitatori di lui o 
poco 3 o tardi conofcano ciò che fe- 
guire3 e ciò che fchivare e ili debbo¬ 
no . il Tafsonine avverti molte co- 
fc, ma non tutte , e più tofto fu at¬ 
tento a moftrarne le imperfezioni, 
che ad accennarne le virtù , e le bel- 
lezzev della qual cofa finalmente-» 
avvedutofi5, e da Giufeppe Aroma¬ 
tari 3 fuo, av.verfario , accufatone > 
fece pcniierodi regifirare in altro li¬ 
bro le della Tocfta Tetrarcbe^ 
fca 3 ma le fue occupazioni e pofcia la 
morte gl’ impedirono, di. eiFettuar- 
lo.. 

Ciò che dal Ta(Toni fu già difegna- 
t.o, ora.viene cfeguitodal nofiro Aii^ 
torc, il quale però non fi ferma fola- 
mente nel moltrar le bellezze delle ri¬ 
me illufirate. 3 ma ancora ne) notarne 
cfattamente i difetti,, fecondo che a-» 
lui tali fono.panui . Con quello però, 
egli non intende di levare i giovani 
dalla lettura , o dalia imitazione di 
queho Poeta. „ Certo , dic’cgli, fra*’ 
>3 Lirici Italiani il Petrarca c un’erqui- 

ti ù 3, fito> 
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fìto modello della Miglior Poelìa f 
je non si facilmente fi può fperare 

,5 altronde tanta copia di virtù Poeti- 
55 che . Ma il Petrarca finalmente non 
55 fu impeccabile , cioè fu anch’egli 
55 fuggetto ad imperfezioni , e dirò 
55 eziandio ad errori 5 ec. „ Egli be¬ 
ne fpefib mofìra , che le oppofizioni 
del Tafi'oni al Petrarca non fono di 
molto pcfo : tanto è lontano , che egli 
abbia voluto fcriver queft’Opera {>er 
dir male di quello Poeta 5, anzi noii_i: 
molto dopo protefìa efier più defide- 
rofo di ìodsiXÌo diz per tutto , che di 
biafimarios ancorchéy dÌQ’c^M^pùchd 
ipoìte : il che non fo 5 fe gli vera fatto 
buono dagli amatori del Petrarca , ef* 
fendo vero, che i componimenti 5 ove 
il Sig.Muratori fi fermacon la ccnfti- 
ra 5 fonoinafiai maggior numero di 
quelli, ove fecondo luinonapparifce 
difetto. 

Segue poi egli a fcufare quella li¬ 
bertà 5 che fi è prefa , e conclude, che 
con tutte le cenfure del TalToni, e le 
file , 55 non lafciano, e non lafceran*- 
35 nomai d’elfere leRimcdel Perrar- 
55 ca 5 generai mente prefe 5 unhnfigne 
35 efemplare delTottimo Gufto, e non 

lafciaa a 
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jV lafcia^ nè lafcerà-mai il Petrareali 
,, d’edere quel fingo]are Poeta cke 

egli è 5 e che io. ( fono parole deh 
55 Sigi. Muratori ) al pari d’ógnialtro 
i5 fuo partigiano profefifo dicredere ^ 
55. e dico > ches^ha da credere j e rive-- 
55 rire . ,, Modra dipoi ^ càe fe il 
Poeta non è uguale in rutie lecofe fue? 
ciò è derivato principalmente pes 
averle lui feritte neì nafcimento della 
noilralingua > e della noflra poefia , s 
con ogni altro fine> che di vederle di- 
vulgate . Siccome poi il. noitro Auto¬ 
re nelle fue non fempre 
rende la ragione o della lode , o del 
biafimo j previene la oppoiìzione, che 
gli fi potrebbe fare fu quello punto , 
dicendo non aver ciò fatto per capric¬ 
cio , ma per-lo lìretto campo di efie , 
e per aver dato ncTuoi libri deiJa.'Per- 
fiitt.a Toefia Italiana. o^iiQÌ lumi bafte- 
volij onde i giovani potefifero ravvi- 
fare il fw'ù q ’lmen buono di tali conr- 
poni menti, 

Pafia egli poi a render conto delie 
varie lezioni da lui fegnate a rifeon- 
tro delle poefie Petrarchefche: fatica , 
che nelle edizioni di molti autori vicn 
giudicaci da molti affai utile , e degna 

di mal- 
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molto-applaufo. ConfefTa di averle. 
trarre^ da due codici antichi della Bi¬ 
blioteca E ftenfe. 11 primo 5 chiamato- 
da lui MS. A, è in carta pecora, e ferita 
to verfoil 155)0. cioè a diffe non molto 
dopo la morte d’eflTo Poeta : il che egli 
ricava non tanto dalla qualità del co¬ 
dice > quanto da altri componimenti 
e latini e volgari , che vi fono inferi¬ 
ti:, ein particolare da una lettera del 
celebre Segretario della Repubblica--» 
Eiorencina,, Coluccio Pierio di Anto¬ 
nio Salutari da Stignano , o come altri 
vuole da Pefeia , fcricta, a Matteo d’ 
Aureliano, {a) Vicentino, Poeta la¬ 
tino di qualche grido in que’ tempi, e 
Segretario d’Alberto Marchefe d'£fl:e> 
e Signor di Ferrara.. li fecondo tefto 
a penna, chiamato B. è cartaceo fcrit- 
t.o parte verfo il 1447. e parte dopo, 
nel quale parimente fi leggono altri 
componimenti poetici di, varj autori 
sì di quel fecolo, come del precedente. 

Segue a ragionare di alcuni fram¬ 
menti o Sonetti del Petrarca o inediti, 

o non 

Di quejio: Matteo ^vedi ti Marzari , -(/?. 
Vicemtna l,z. Z’. *36, e la-Cronica latina 
MS.di Batifia Pagilartni t.^.po’'l.di dt quel¬ 
la volgare icheabbiamoallcjcarnpe, non e. 
da farne alctm conto 
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o non pofli nelle vane edizioni delle 
fue rime , de’quali però dice elTcr co- 
fa difficile il trovarne de i fomma- 
mente meritevoli delia luce. Alquanti 
ne riferì ne’ fuoi libri della Verfetta 
Toefìa j e qui ancora ne rapporta, pa¬ 
recchi altri , e fpecialmence due So¬ 
netti tratti da un manoferitto della Bi¬ 
blioteca Ambrofiana 3 nel quale fi leg¬ 
gono altre rime di Poeti antichi Fio¬ 
rentini . E piaciuto poi aU’Autore di 
valerfi delia edizione delle Rime del 
Petrarca fatta in. Venezia da Vincen¬ 
zio Vaigrifi nei 1540. in 8. con la iief- 
fa ortografia d’aliora > non avendo, 
creduto di doverla mutare. Quindi 
rendeconto dellordine da lui tenuto 
nella, prefente rihampa di effe , alia 
qiialefa precedere la Vita del Poeta, 
compilata dall’Opere fue, e da molti 
altri Scrittori ..Sotto ognuno de’ com¬ 
ponimenti mette in primo luogo le 
ConfiderpT^oni dei Talloni , come pure 
Jc CmnrefAì ìuì, alle quali però ad al¬ 
cuno farebbe partito bene, che ci avef- 
fe pollo qualche fegno , che le facefife 
diltingLie-re dalle prime,. Conftdera'^io- 
ni . Aveva il Talloni fatto hamparc in 
fine delle fuddette fue Confidcra'T^om:, 
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alcune tAnnota^^oìii di Girolamo 
zio fopra il Petrarca » fceire tra le 
moire > che quelli aveva pubblicate 
nei filo libro incitoiaco le BattCj^iie. Il 
noltro Aurore rapporta anche quelle 
al fitoloro, 5 nella.forma medefima V 
con cui il TalFoni ieavea rillrerre , ed 
€faminate;ma cornei! libro delle 
taglie non è per le mani di tutti ^ an¬ 
che qui alcuno avrebbe dedderarojche 
egli avede nella fuaQpera inferite di- 
flefamente tutte le fopradette 
ta':Qoni del Muzio . Ad ogni componi¬ 
mento egli finalmente ha voluto ag^ 
giugnere le fue , le quali 
noi giudichiama e lodevoli ed utili, e 
fono fui gufto medefimo 5 con cui egli 
ha dato il giudizio de i varj componi¬ 
menti da lui riferiti nelTultimo libro 
della fua VerfenaToefia . Noi credia¬ 
mo, che fea taluno ne parrà diverfa- 
mente, l’Autore non fia per aggravar- 
fene punto , e lafcerà, che gli altri 
giudichino delle cofe fue con la mede- 
lima libertà, con cui egli di quelle del 
Talloni ha dato la fua fentenza-'. Ac¬ 
cenna egli per fine, come per mezzo 
del Sig.Antonfrancefeo Marmi, cui 

ijchiarna meritamente 
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Uffimo èderudito a efsendogli pcrvenu^ 
ta ia rara edizione di parte delle Rime 
del Petrarca fatta da Federigo Ubal- 
dini, e ilampata in Roma del 1(^41. 
in foglio , gli venne talento di rap¬ 
portarla tutta intera 5 a riferva d’al' 
Clini Sonetti 5 o verfi , che punto non 
difcordano dalle altre edizioni . L’ 
Ubaldini, altro non fece > che fedel¬ 
mente copiare 3 e pubblicare con la 
medeiìma ortografia quel pezzo cfO- 
riginale fcritto a penna di mano d efso 
Petrarca , che fi conferva nella 1 ibre- 
ria Vaticana 3. ninna omettendo delle 
cafsature3 varie lezioni, mutazioni » 
€pofiille,che il Poeta andava fu le fae 
lime facendo *, il che anche ci fa cono^ 
fcerela fommaidiligenza, con cui ef- 
fo rivedeva, e notava le cofe fue , e la 
vera ortografia di quel tempo da lui 
ufata. Termina quella (nz. Prefa'T^ione 
con dar lode alia Bifcfa delle tre Ccm''- 
\onì degli Occhiy tuttoché fcritte con*- 
tro di lui 3 afseren,dO‘, che M pubblii 
co n’é tenuto agli Autori di efsa , ed 
egliafsai più degli altri per la dolce 
-maniera quivi praticata vcrfo di lui. 
;Si fcufa di non aver qui loro* data fi- 
fpofia ..come^per altro gli farebbe ve¬ 

nuto. 
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mito in acconcio 5 e dà fperanza , che 
altri pofsa un giorno efeguire ciò che 
egli non ha potuto fe non defiderare •, 
onde allora il mondo giudichi megiio 
fopra di tal controverfia . 

li. Più di venticinque Autori han¬ 
no fcricta diftcfamente la Vira di Fra- 
cefco Petrarca , Non può negarli, che 
tra loro non vi fieno molte conrradi- 
zioni sì ne’tempi, come ne’ fatti 5 e 
che quella 5 la quale è fiata qui com¬ 
pilata dal Sig. Muratori 3 non fia una 
delle più efatte , cheabbiamo3 come- 
chè a molti non piaccia il tralafcia- 

■ imento delle citazioni 3 e de’ fonti, fu’ 
quali egli ha fondata di quando ia 
quando la fua narrazione . Nacque 
quello fublime ingegno , per dirne 
qualche cofa in ri tiretto , il dì 20. di 

304. Luglio (a) deli504>. in Arezzo nel 
Borgo detto comunemente deirOrto. 
Suo padre fu Ser Petrarco , Nocajo 
Fiorentino *, e fua madre fu fenza dub¬ 
bio Eletta de’ Canigiani, famiglia al¬ 
tresì di Firenze , dicendo egli flefso 
efprefsamente inque’ verfi latini, che 
e’ fece in morte della medefima ELE- 
CTA Dei tam nomine quam re. 1 fuoi 

geni- 

{%) Md'lammU{litripongono il iTi i.AgoJlo. 
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genitori, che erano della fazione de* 
Bianchi, reharono efiliati della patria 
da quella de’Neri 5 che vi rimafefu- 
periore nel 1300. In età di nov*anni in 
circa fu condotto da loro in Avignone, 
avendogli chi perduta la fperanza di 
ripacriare. Aveva egli imparato due 
anni prunai primi elementi dal cele¬ 
bre Barlaamo Calabrefc , Monaco Ba- 
hliano, c poi Vefeovo di Ceraci . Da 
Avignone il padre io mandò inCar- 
pentrafsoallofludio, dove inquattr’ 
anni apprefe laGramarica , la Reto¬ 
rica , e la Dialettica ; e altri quattro 
n'e cbrìfu'mò a Mompelieri intorno al- 1318. 
lo lludio delie Leggi fotto ia difcipli- 
ria di Giovanni d’Andrca , e di Cino 
da Piftoja , dai quale è probabile che 
gli fofse fimilmente infcgnaca l’arte 
di ben rimare nella volgar lingua, in 
cui quegli fu eccellentiilìmo . Pafsò 
quindi in Bologna, e per tre anni ap- 
plicòanche quivi allo hudio legale , 
efsendovi fuoi maehri Giovanni Cal- 
derino, eBarroiommeo da Ofsa; ma 
tuttoché vi fpendefse sì lungo tempo, 
e vi fofse corretto dal padre, egli non 
vi fe gran progrefso, non già per man¬ 
canza di talento, ma per non fapervi 

acco-^ 
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accomodare il fiio genio troppo incli¬ 
nato alla poefia a alla eloquenza 5 alla 
ftoria, ed alla morale filofolia . 

^-5* Nell’ anno ventelìmoprimo delF 
età fua , efsendogli fuccellivamente 
mancati i fuoi genitori , ritornò in 
Avignone, trattovi dalla neceilità de’ 
fuoi dimeftici affari. Nel fuo ritiro di 
Valchiufa, dove fi era comperato un’ 
orticello con una piccola cafa 5 s’inna' 
moro della fua Laura , la quale era 
nata di famiglia nobile in Avignone > 
volendo altri, cheellafofse figliuola 
di Arrigo di Chiàbau Signor di Ga- 
brieres, e altri, che fofse della'cafa 
di Sado. In tuttoii tempo, che que^ 
£la vifse , il che fu fino al li 6, di Aprile 
deli(?48. e molti anni anche dopo la 
morte di efsa durò i’àmorc del noftra 
Poeta, e quindi prefe motivo di fcri- 

. verela maggior parte delle fue cofe 
volgari, e parte ancora delle latine 
Non iftettenondimeno fempre fermo 
tra le folitudini diValchiufa . Non^ 
iftaremo qui a riferire tutti i fuoi 
viaggj, fatti principalmente co’ Si¬ 
gnori Colonnefi 5 de’quali fu intimo 
amico e dimefìico. Ballerà folamentc 
accennare, che egli accomodarofi ab 

fervi- 
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fervigio di Papa Giovanni XXII. fu 
bensì adoperato da lui in molti gra¬ 
vi (lìmi affari non meno in Italia , che 
in Francia ^ ma non ricevendone la ri- 
compenfa dovuta alle fue fetiche > e 
conforme a’fuoi defider j > ciò lo fece 
rifolvere a far ritorno nella fua foli-* 
tudine , dove compofe tra Falere cofe 
gran parte del fuo PocmadelF./s^^nV^) i 
per cui con onore per tanti fecoii dif- 
ufato ottenne dal Senato di Roma 
nel Campidoglio la corona di alloro s 
li 8. Aprile delFanno 1341. Le parti¬ 
colarità di quella infìgne Àinzione^alla 
quale fu invitato nello fteifo giorno e 
dal Senato Romano , e dali’Univcrfi- 
tà di Parigi 5 furono in gran parte de- 
fcritte dallo ftelìo Poeta in alcune del¬ 
le fue Pillole; * e fe ne ha una tal qual 
relazione in una lettera , che va alle 
Pampefotto il nome di Sennuccio del 
Bene, Fiorentino, Poeta contempo¬ 
raneo al Petrarca di qualche gridoima 
che noi crediamo ficuramente elTere 
invenzione diaucore affai più recente, 
c forfè di Girolamo Marcatelli , Ca¬ 
nonico Padovano , che pretende di 

aver- 

OSSERVAZIONE. ' 
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averla primo pubblicata (aj nei 15’4p. 
in cui la diede alle (lampe, indiriz'Aan- 
dolaa Pietro Càlbo 3 gentiluomo no- 
bilillimo Veneziano . Gli argomenti 
incontradabili, che ci hanno indotti 
a darne queilo giudizio , fono rnolcif- 
fimi ; e tra quelli primieramente lo 
ftile, che nulla ha del Fiorentino , e 
nulla della purità del fecolo del i 300. 
in cui è viviito Sennuccio . Seconda¬ 
riamente il vedere , che ella h fa fcrit- 
ta dal detto Sennuccio al Magnifico 
Can della Scala 3 Signor di Verona, il 
quale era già morto (In nel ijzi? do- 
vechè la lettera doverebbe effer data_- 
nel 1341* in cui Madino ed Alberto 
della Scala (ìgnoreggiavano la città di 
Verona. In terzo luogo vi il ricorda¬ 
no per entro le flan‘:^e volgavi di Filo- 
teoFnìdario Bolognefe y cioè a dire di 
Gio. Fil'Jteo Achiliini , autore del FV- 
rìd.irifj in ottava rima , (lamparo in 
Bologna nel 1^13. nel qual tempo il 
detto Filoteo per l’appunto fioriva . 
OlTerviamo in quarto ed Uitimo luo¬ 
go , che quivi verfo il fine della lette¬ 
ra fi dice, che MetTer Gino da Piftoja 

fi era 

(a) Pad.ptrJacopQj 1)49’ 
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lì era tolto a faue in verfì la defcrizio- : 
ne di quefto trionfo del Petrarca ; ma 
come ciò poteva far Melfer Cino , che 
cinque anni prima > cioè a dire nel 
I33<J.eragiàpaflatodivita^ * 
f Gli anni feguenti furono da lui con¬ 
fu mati in continui viaggi. In Parma» 
dove fu Arcidiacono delia Cattedrale 
(avendo egli feguitato l’abito,e la prò- 
feilìoneEcclefiahica , lenza però mai 
obbligarli aH’ordine del Sacerdozio) 
fu molto onorato da i Signori di Cor¬ 
reggio; e moltiifimoin Napoli 5 pri¬ 
ma dal Re Roberto, e poi dalla Regi¬ 
na Giovanna , dalla quale Cappellano 
Regio fu dichiarato . ElTendo m Ve-134^. 
rona , dove i Signori della Scala lo 
amaronodiftintamente,intefc la mor¬ 
te della fua Laura ; e di là trasferitoli 
in Padova , vi li trattenne fino alla 
morte di Jacopo 11. da Carrara,Signor 
dieira> che lo ebbe più di ogni altro 
fn benevolenza ed in pregio : D f^YCi- 

5 dice il Sig, Muratori , che ìndtif- 
f.c lui a tornarfene del 1349, alU Corte 
d ^Avignont ; do^^e fi f tmò per più an-> 
ni', fopra di che noi avvv,itiremo di 
paflaggio i lettori, nonefier vero; che 
del r349. fcguiife lamorre di Jacopo 

da Car- 
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È5fo. da Carrara , mentre ella per ceftimo- 
niodi Pietro Paolo Vergerlo il vec¬ 
chio 5 chefcriiTe le Vite de’ Principi di 
Carrara non mai divulgate , avvenne 
li 15?. di Luglio , o fecondo altri li ip* 
Decembre del 15^0. e non eifer vero 
altresì, che per più anni fi fermafie in 
Avignone , poiché l’anno mede fimo, 
anche per teltimoniodel noftro Auto¬ 
re , fi portò in Roma alla divozione 
del Giubileo, e quindi ripafsò a Val- 
chiufa , dove dimorò fino al 1352. in 

*35^i-cui annojatofi della fua folitudine , e 
richiamato di qua da’monti dalPamor 
che aveva alritalia, fi fermò in Mila^ 
no al fervigio de’Signori Vifconti,da’ 
quali quafi per lo fpazio di dieci anni 
fu adoperato in gravifiimi maneggi, e 
mandato più volte Ambafeiadorea di- 
verfeCorti, e Sovrani . 11 rimanen- 

, te della fua vita fu un continuo viag- 
1,^0 gio; finché verfo il 1370. ftanco del 

mondo , e cagionevole di fallite sì per 
la vecchiezza , come per la poco buo¬ 
nacogitazione del corpo , fi ritirò in 
Padova prcifoFrancefco il vecchio da 
Carrara Signor diefia, dal quale ot¬ 
tenne un Canonicato , e un luogo fo- 
licario, eanzi melancolico, che deli- 

ziofo, 
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ziofo 5 nella Villa di Arquà , pofta tra 
i monti Euganei, c diftante dieci mi¬ 
glia da Padova , difponendofi quivi 
alla morte, ch’e’ già fenciva vicina, c 
dallaquale fu fopraggianto in etàd* 
anni70. li 18. di Luglio dei 1574. co- 
mechè non manchino gravilìTmi fcrit- 
tori contemporanei allo Pedo , come 
ilGattaro , e Tautor della giunta ai 
Monaco Padovano , i quali la ripon¬ 
gono alli 15). del mefe ftedo di Luglio, 
LefueefìTequie furono onoratedallac- 
compagnamento dello fteifo Signor di 
Padova^ edaquellodel Vefcovojdei 
Clero , e di tutti gli ordini della città, 
e dello Studio . L'Orazion funerale gli 
farecitata da Frate Bonaventura Ba- 
doarodaPeraga , dell’ordine Eremi¬ 
tano 5 fuo grande amico , che pofcia 
fu Cardinale, e per la fua bontà di vi¬ 
ta annoverato poi fra’ Beati, Lafciò per 
teftamento d'eifer fepolto in Arquà , e 
Francefcuolo da Bróflano fuo genero , 
e fuo erede , la memoria fepolcrale fc 
porvi. Invita, cioè nel 1567. avea-» 
fatto dono alla Signoria di Venezia, 
perla (lima grande che ne faceva , e 
che quella altresì faceva di lui, di una 

I parte de’fuoi codici , molti de’quali 
ToM.VUL I fono 
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fono andati a male col tempo. 
Riferiremo a quefto paiTouna cofa 5 

che per efl'er affai fìngolare, e non nar¬ 
rata, per quanto abbiam potuto avver¬ 
tire, da alcuno degli fcrìttori parti¬ 
colari della vita di quefto Poeta , fti- 
miamo , che la notizia non poffa effer- 
ne al pubblico affatto difcara * L’anno 
1373. trattenendofi egli nel Padova¬ 
no, Francefco da Carrara determinò 
di mandarlo infìeme con Francefco il 
giovane fuo figliuolo , Ambafciadore 
alla Repubblica Veneziana per otte¬ 
nerne la pace * In una Cronica antica 
rnanofcritta (^) della Marca Trivigia- 
na , la quale arrivafino al 1378 nel 
qual torno la giudicliiamo anche fcrit- 
ta , fi leggono quefìa parole ; 1373* 
Marti a 27. Septemhre Francefco 
vello da Carrara fio de Francefco vec¬ 
chio de ordene del padre andò a-Feniefia 
con Francefco Vetrarcha e molti cava¬ 
lieri e T^entilhmmmi Tadoani : fumo 
molto boìioradi : e introdutti a la 
dientia la T^nohia a 2.5>. Sept- Francefco 
Tetrarchafecela oratìonin la qual Fran- 
cefco Timore Ilo abocha dimando perdo- 

nani^ 

fa') Nella libreria del già Proc. e Cav. Selpa 
fiianoFofcarini. 
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ìianT^ cL la Segnoria de le in':(iurìe facte. 
InDominchaa i.Ottiibrio ritorno aVa- 
doa conliprifoni •. Anche Gio. Jacopo 
Ciiroido , Ih) Segretario Veneziano , 
ne parla in quefti termini nella fua 
Storia non mai ftampata:»yf/// 27.(Setr. 
15 7^ ) gionfe a Venefia il Sig. Prance- 
Jco TSlpvello da C arar a ^figliuolo del Sig» 
di Tadoa > col quale venne Veccellente 
TPoeta MeJJer Francefeo Tetrarca’nlgior¬ 
no dopo udita la Mefjafu introdotto nella 
Sala del Maggior Consiglio ,fece riveren* 
tia all Eccelfo Duce 5 llluflrifs. Si¬ 
gnoria y e dipoi chel Tetrarca bebbe re- 
■citata l'oratione in laude della pace or- 
natìjjìma 5 il S. Francefeo Islol^ello di¬ 
mandò per dono per nome del Sig. fuopa^ 
drc di tutte l*ingiurie & o^fe fatte alla 
Ducal Signoria fecondo la forma della 
pace) <&‘alla partita fuagl:furnodati 
in dono Ducati tre cento. Nel recitar che 
lece iJ Petrarca la fua Orazione accad¬ 
de una cofa notabile > ed c, che quan¬ 
tunque più volte folfe flato in Vene¬ 
zia, e avelie veduta la maefìà del Se¬ 
nato Veneziano, pure in dover parlar^ 
ne alla prefenza lì fmarri nel mezzo 

I 2 deir 

(a) Tello a penna del Sig. Bernardo Tri¬ 
vi fà no, 
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deli orazionein tal giiifa, che nonpo-" 
tè dirne parola ; ond^ fu neceflfario ri- 
inetternc al feguente giorno l’udien¬ 
za 5 nella quale egli perorò con tal for¬ 
za di eloquenza , che ottenne al Sig. di 
Carrara ed il perdono e la pace. La 
memoria di quello particolare ci è Ha¬ 
ta confervata da Andrea de’Redufi > 
Cancelliere del Comune di Trivigi, 
nelle fue Croniche latine 5 '{a) dove 
all’anno 1373.cosine ragiona, ^pud 
(jms (cioè i Veneziani) dum Voetà y 
& Orator exìmius pervenìjjet , in fuJi 
oratione deficit more almi y namvifo 
Senatu Venetorum ohflupuit, non minus 
quamCinna ad B^omanorum SenatumcL 
Tyrrho dejìinatus, <& ob hoc in alter am 
diemVoet£atque Oratoris eximii oratio 
adintegrura fufjeièia , vicujus efl pax 
ipfa formata ,tantam in fe continuit ve- 
nuHatem, qttodvifii, &audituaflan- 
tium ah extra omnes prxfentes rancores 
fullulit , & amovit, intrinfeca tamen 
utrinque manente perfidia. 

Dopo aver terminato i! noftro Au¬ 
tore il racconto delle azioni principali 
del Petrarca durante il corfo della fua 

vita 

(a) Tefto a penna in carta pecora, efifteiitc 
apprellb il medefinioSig. Bernardo, 
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vita operate, ci dà un ritratto e del fuo 
animo , e del fuo volto . Parla de’ fuoi 
fludì, de’ fuoi fcrittie de’ fuoi ami¬ 
ci . Nomina i Principi , da’ quali fa 
generofamente onorato , etra quefti 
anche quattro Sereniflami Dogi della 
noftra Repubblica ^ dalla quale gli fa 
donata in vita un’a(fai comoda abita¬ 
zione 5 vicino alle Monache del Sepol¬ 
cro. E da notarli, che non mai fu in 
Firenze, patria de’ fuoi maggiori. De¬ 
riderò dielTervi rimelTo , ma non gli 
fu fatta la grazia , che in tem^po di fua 
vecchiaja, e quando per le fue indifpo- 
fìzioni non era pui atto a porli in cam¬ 
mino . Non lafciò nonpertanto e di 
amarla, e di onorarla ne’fuoi fcritti. j 
conliderandola fempre maicome veta 
€ liugolare fua patria . Finalmente li 
regiftrano in fine di quella Vita gli Au¬ 
tori principali, chel hanno defcritta, 
o che hanno illuHrato le rime di clTo , 
eie fue cofe volgari. 

III. Per quello, che fpetta alle O/- 
fervaT^ìoni del Sig. Muratori fopra le 
Rime del Petrarca, noi non ci ferme¬ 
remo gran tratto. Quello , che pof- 
liamo dirne generalmente , lìè , che 
dalla, lettura di elfe fi feorge ehiarufi- 

1 3 mamen- 
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mamentenon averle rAutore diftefe 
per akra paffione^ che per darne il fuo 
lineerò giudizio. JLoda con libertà, e 
bialìma con franchezza quello che gli 

p parcdegnodilode j odi biahnio. Del¬ 
le dice , che tanto quelle dei Pe¬ 
trarca, quanto quelle degli altri an¬ 
tichi fieno componimenti 5 ove tanto 
poco di buono trovar fi pofTa , che non, 

' meriti punto il guardo degli ftudiofi. 
Pochi de’ moderni giudicheranno in 
quefto diverfamente da lui y e più an¬ 
cora fi foferiveranno al giudizio dato 
da luifopra ìc Can':^om del Petrarca , 
cioè , che molto più fieno ftimevoli 
quelle de’fuoi Sonetti, benché egli ne 
abbia fatto d’incomparabili. La natu¬ 
ra deiruno e delPaltrocomponìmento 
n’è la principale cagione 3 poiché nella 
Canzone l’ingegno ha più campo di 
dilatarfi , e di ufeir tutto fuori j dove- 
che ilSonetto è ,, una fpezie di flin- 
,, che,e talora fi feorgefimile al letto 
5, di Procure, nel quale fi {tiravano 
,, le gambe a i corti di corpo , efita- 
^5 gliavano a i lunghi, perchè venifie- 
„ ro tutti alla mifura del Ietto . ,, 

p./ii.Parlando de i Trionfi , fi conforma al 
parere de i piùfavj, cioè efTcr quelli 

infe- 
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inferiori alPaltre fue rime doverli 
qualche lode alla loro invenzione, lic- 
comeaquella, chehaafsai del poeti¬ 
co : incontrarvifi belliflime deferizio- 
ni, pezzi, edaffetni, e verd fqiiifiti 5 
ma non efsere j nè poter’efsere quelle 
lepoefie, che facciano grande il Pe¬ 
trarca. In una parola chi leggerà at¬ 
tentamente quelle OffervaT^ìom^c itnz" 
alcuna pallione , o prevenzione con¬ 
traria, le giudicherà utili elodevoli, 
e riporrà il loro Autore nel numero di 
quelli,che rrieglio fi fonoadàticati per 
illullrare i componimenti di quello 
Poeta 5 e per agevolarne agli lliidiolì 
la piu lodevole imitazione . 

ARTICOLO VII. 

Confider^iT^onì intorno alle varie ^cce- 
leraTtjoni, 0 I{itarcla:s^i{jni, che i cor¬ 
pi gravi nelle loro cadute patirebbe¬ 
ro fe la Terra girale per l'Orbe ^n- 
nuo. Del Sig, MarchefeGio. Poleni, 

'Pubblico TrofeJJore di Padova , 

IL celeberrimo Sig. Varignon nelle 
Memorie delTAccademia Reale 

delle Scienze dell’anno 1707. ha di- 
I 4 mollra- 
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moftratOjche Tlpotefi del Moto Dkir- 
no della Terra intorno airAfsedeli’ 
Equatore c geometricamente incom¬ 
patibile con quella della Gravità dai 
Galileo ftabilita Se fi propongano 
queftetrecofe: prima > che la Terra 
giri intorno alTAfse deirEquatore ; 
feconda, chela Gravità fia collante i 
terza 3 chele altezze percorfe per ca¬ 
gione di quella tale gravità fianofra di 
|oro come i quadrati de* tempi impie¬ 
gati a percorrerle : dalle dimollrazio- 
iii del Sig. Varignon apparifee, che 
quelle tre cofe a due a due folamente 
pofsono congiungcrfi , perchè tutte 
infieme fono geometricamente incom¬ 
patibili . Ben è vero però, che fe non 
fi ricerchi una precifione geometrica , 
cileno fificamente anco infieme llar 
pofsono, come dallofìrefso Autore è 
fiato dedotto. 

Quelle cofe medefirae furono ancor 
dimollratc con metodo difièrentc dal 
celeberrimo Sig. Ermano conl’occa- 
fione, ch’egli ha data negli Atti degli 
Eruditi dell’anno 1705?. una nuova 
legge dell’Accelerazione , con la qua¬ 
le i Gravi tcndonoal centro della Ter¬ 
ra nelle loro cadute. 

Ora 
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Ora come cj.uefì:i infigni Geometri 

prefcindendo daira;nniio. moto della-. 
Terra hanno conùderata riinione del 
moto oriundo dalla gravità col moto 
diurno, noi per lo contrario abbiamo 
geometricamente conhderata Tiinio- 
ne dello fteflfo moto oriundo dalla gra¬ 
vità col moto annuo , ed abbiamo ri¬ 
trovato 5 che 5 foftituendofi Tannilo 
moto al diurno , epur vero , che fe 
quelle tre cofe propolle fiano : prima , 
che la Terra giri intorno al Sole : fe¬ 
condo , che la Gravità ha collante^ 
terrò , che le altezze percorfe per cau- 
fa di quella tale Gravità fìano fra di lo¬ 
ro , come i quadrati de’ tempi impie- 
gatia percorrerle: due fole diquelle 
tre cofe unir fi potranno , elfendo che 
Tunione di due qualunque efcludc ne- 
celTariamenre la terza per Tincompati- 
bilità geometrica, che c fra di effe. 

Alcuni cafi però vi fono , ne’quali 
Ilare infieme pofibno quelle tre cofe 
cofiderate rifpetto al moto annuo , a 
differenza delle tre, che al moto diur¬ 
no appartengono *, elfendoche quelle 
pedono Ilare infieme in un cafo unicO), 
.in cui il grave cadede per una linea , la 
quale congriiide con l’Ade delTEqua*- 

1 S; torc 
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tore . Nonoftante, perchè i cad, ne’ 
quali nè anche quelle podbno unirli , 
infiniti fono rifpetto agii altri, ferma 
reha rincorapatibilità ftabilita . Nè è 
da maravigliarli di que'pochh mentre 
queha ricerca è feracilfima di cali fra 
loro dififerenci. Avvertendoli anco qui, 
che fi fuppone il rigor geometrico: del 
refto , filìcamente trattando, pofibno 
le tre accennate cofe ilare benilfimo 
unite.. 

Ma avanti di pafiare innanzi dare¬ 
mo una qualche idea del moto annuo, 
e delle leggi ftabilitedal Galileo circa 
le cadute de’Gravi . Annuo moto del¬ 
la Terra fi chiama quello j per cui il 
centro della medefima girando da Oc¬ 
cidente in Oriente defcrive intorno al 
Sole, come intorno ad un Foco un’ 
Ellipfi , per la prolfimità de’Fochi non 
molto differente da un Circolo. Que¬ 
llo moto in rigore non è uniforme, ma 
fono le velocità dello fiefib centro del¬ 
la Terra in proporzione reciproca del¬ 
le diftanze dal Sole . Egli è bensì co¬ 
mune alFAtmosfera terreftre jje cui 
parti non meno, che le parti tutte deh 
la Terra girano con ugnali velocità 
defcrivendov tutte negli fìefii minimi. 

tempi 
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tempi archetti limili di circoli uguali : 
donde ne nafce il ParaJlelifmo dell’ 
AiTe deH’Equatore , e di tutte l’altre 
rette linee che nella Terra conlìde- 
rare fi fogliono. 

11 Galileo nella fua Ipotefi , in cui 
ragiona delle leggi delle cadute de’ 
corpi gravi , prende per un principio 
irrefragabile la coflanza della gravità 
de’corpi medefimi , dalla quale co-: 
ftanza deduce il fuo famofo teorema , 
cioè ; che gli fpaz j pcrcorfi da un cor¬ 
po grave in fiiccefiivi tempi uguali ( la 
numerazione de’quali cominciar fi dee 
dal primo momento, in cui il grave 
principiò a cadere ) fieno fraloro nel¬ 
la proporzione , che hanno i quadrati 
de’ tempi ftefii impiegati a percorrere 
gli fpazj medefimi .Onde perchè que¬ 
llo teorema è vero, quando la gravità 
refia collante; fe accada , che la gra¬ 
vità medefima fia fuccefiivamente e 
accrefeiuta , e diminuita, lo ftefib teo¬ 
rema non potrà più fufiillere . Ora 
geometricamente dimoftreremo ,che 
il moto annuo della Terra accrefee, e 
fminuifee la gravità de’corpi terre- 
ibi , cioè quel conato ( qualunque egli 
fia) per cui tendono al comunecen- 

I 6 tro di 
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tro di tiicti i gravi fottolunari. 

Accoftandoci perciò piu al noftro 
propofito, dee avvertirli 5 che il moto 
diurno fminiiifce in tutti i cali la forza 
gravitativa : ma il moto annuo alle 
volte la fmintiifce , alle volte l'accre- 
fce ; in oltre alle volte nè la^ fminui- 
fce 5 nè Taccrefce 5 come abbiamo già 
di fopra notato *, e nelle fteflfe diftanzc 
dal centro egli piu omeno agifce in 
favore, o centra la forza della gravi¬ 
tà . Tutte quelle cofe dipendono dal 
fico , che la Terra occupa nelTorbe 
annuo, e da quel punto delTLclittica ^ 
a cui è perpendicolare il grave nel mo¬ 
mento della caduta; come chiaramen^ 
te apparirà da ciò , che dirafsi . Per 
tanto è necelfario avere precifamen- 
te il tempo , in cui il grave incomincia 
a cadere 5 mentre fenza quello niente 
puòrifaperfi. Egli è anco necelTario 
di conofcere il Parallelo, in cui comin¬ 
cia ia caduta fìelTa , per poter deter¬ 
minare Tangolo, che la linea, per cui 
il grave tende al Centro , comprende 
col piano deirEclittica *. del rello dato 
quell’angolo , ciò ch’è vero delle ca¬ 
dute pei piano dell’Equatore , è vero 
anco di quelle , che principiano ne 

Parai- 
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Paralleli: onde ricercheremorazionc 
del moto annuo-, efaminandoun cafo 
nel medefimo piano delTEquato-re, il 
quale rifpectivamente fervirà per la 
cognizione di tutti gli altri . Rappre-TAV 
fenti la curva ATB , nel cui punto 
ritrovili incentro della Terrapina por¬ 
zione dell’orbe annuo defcritto nei 
piano delì’EcTittica ; e rapprefenti 
DIEP con circolo.defcrittodntorno al 
centro della T'erra con un Raggio 
maggiore del Raggio delTEquacore 
terreftre nel piano delFEquatorc mo* 
defimo ; il qual piano intcndafi incìi- 
nato al piano deirElittica gr. 23^ , c 
fìa di quefti due piani la fezione comu¬ 
ne DE . Suppongali, che nel punto 1 
del circolo DIEP vi ha un grave in’ li¬ 
bertà, il quale principj da quel punto 
la fua caduta e concepifcaii per lo 
iìeiro punto 1 condotto un piano paral¬ 
lelo al piano dell'Eclittica'. Ma per 
potere in qualche maniera meglio di> 
fiingiiere nella piana fìgura le varie li¬ 
nee tirate in quefti tre varj piani delP 
Eclittica , deirEquatore ,.e Parallelo, 
notili che tutte le linee puntate in- 
tendonli edere nel primo Parallelo^ 
tutte, le lineq compofte di lineette noi 

piano 
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piano delTEquatore, e tutte Taltre( a; 
riserva della d e, e degli archi a d, 
ab, db) nel piano deirEclictica . 
Grafia S il centro del Sole , & SB la 
linea, degli Eqiiinozj, cioè quella, al¬ 
la quale cammina ferapre Parallela la 
DE , comune interfezione del piano 
delTEquatore terreftre con TEclittica. 
Defcrivafi n^ piano deirEclitcica dal 
centro T coi femidiametro TD , o TE 
il circolo DGEZ , che chiameremo 
Eclittica terreftre , e dal centro S del 
Sole pel centro T della Terra tirili la 
SN , che tagli i’Eciittica terreftre in 
•V, &:inN, Efiendo la RT la linea 
per cui il grave dal punto I tende al 
centro T, fe fi concepifea, che in un 
minimodjtempo il centro della Ter¬ 
ra fia trafportato da T in ty e deferi¬ 
va deli orbe annuo l’elemento T t, 
che prendefi per una. retta lineetta 
egli è chiaro, che nel tempo, in cui P 
eftremità T del Raggio IT deferive la 
T t nei piano delTEclittica , Paltra. 
eftremità. 1 deferiverà la 1 l nel piano 
Parallelo parallela, ed uguale alla T ty, 
€ farà la 1 i un’elemento delTorbita , 
che dal moro annuo è sforzato a deferi- 
vere il grave mollo dal punto I . Ti- 
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rin nel piano Parallelo la Q^L paral¬ 
lela alla SN 3 e prendali la Q^i ugua¬ 
le alla ST . 

Concepifcali in oltre tirato per la 
IT un piano normale al piano deli" 
Eclittica y le cui comuni interfezioni 
Eano col piano deH’Eclittica GT col 
piano Parellelo HiR . Il punto G 
chiameraffi nelP Eclittica corrifpon- 
denteal punto 1 delTEquatore , o d’ 
un circolo Parallelo : c detto punto G 
farà quello , che determinerà la lon¬ 
gitudine Aftronomica del punto I. 
Finalmente tirili^ nel piano deli’ 
Eclittica per lo punto T la FZ, che 
nello ftelTo punto T tocchi la curva 
ATB, onde congriiirà con la T r, e ta¬ 
glierà i’Eclittica terreftre in F , ed in 
Z j ed alla FZper lo punto 1 nel pia¬ 
no Parallelo tirili parallela la HR , 

Polle quelle cofe paiTiamo- a conli- 
derare la forza centrifuga . Egli è cer¬ 
to, che qualunque corpo , il quale in 
giro lìa modo , fi sforza d allontanarli 
dal centro del moto j onde il grave 
che è portato in giro pel, minimo arr 
chettol; sforze.rafii di recedere dal 
centro del fuo moto, e la direzio¬ 
ne di quello sforzo fi farà per linee pa.-. 

-cair- 
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ralklealla QL5 e perciò fi pnò confi- 
der.arela forza centrifuga proveniente 
dal moto annuo come una forza, la 
quale tragga il grave fecondo la dire¬ 
zione della linea iL,e che per la trazkx 
ne il mobile fi mova per la medefima 
IL,ò per la fua porzione I d.Egli è ma- 
nifefto per li principi della meccani¬ 
ca , che il moto per cui il grave defcri- 
vc la I d è tale, quale fe cagionato folle 
da due forze moventi, delle quali fe- 
paratamente Tuna sforzalTe il mobile 
a defcrivere la linea 1 e, e l’altra sfor- 
2afieil mobile a defcrivere una linea 
parallela , e uguale alla ^ d, chepaf- 
fafieper lo punto l:dcile quali due for¬ 
ze , qtiefta , che agirebbe fecondo la 
parallela alla e d, niente ha che fare 
col moto , per cui il grave tende al 
centro per la KT, ma quella , che^ 
agifife fecondo la I e ( che puree una 
parte della KT) per quanto puote ac¬ 
celera, o ritarda il moto del grave 
verfo il centro T : Taccelera , fe ten¬ 
de da e verfo 1, ma lo ritarda , fe per 
lo contrario da I verfo E ella è diret¬ 
ta . 

In una parola ; perche la I eè il feno 
del compinaento deli angolo d i tut¬ 

ta. 
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ta la forza centrifuga a quella parte di 
fe ftelTa, cheagilTe fecondo la KT , ha 
la proporzione della dìM^ie: onde 
farà fempre come il feno tutto al feno 
del compimento delTangolof/ l i , co¬ 
si tutta la forza centrifuga oriunda 
dal moto annuo a quella, che fi ricer¬ 
ca. Perciò il tutta dipende dalia co¬ 
gnizione delPangolo dlby il quale 
può realmente darfi , ed edere , o 
Retto, o Acuto , o pure Ottufo, e può 
anche in qualche cafo non darfi , cioè- 
edere tr o. 

Scegli in primo luogofi’aRetto, 
farà il feno del compimento ^ o , e 
la forza centrifuga , che è come il feno 
del compimento > confidereraflì per 
nulla rifpetto alla caduta per la linea 
KT *, ma non vi fono che due punti 
neirEquatore , e due in ciafcun circo¬ 
lo Parallelo ( che chiameremo punti 
morti) ne' quali quandoftail grave P 
angolo dii» divenga Recto j quando 
cioè o nel fe mici reo lo DIE, o nclfe- 
micircolo DP£ la GT con la TS , fa i’ 
angoloGTS realmente Retto. 

In fecondo luogo , fe l’Angolo d i b 
fia Acuto , la forza centrifuga fmi- 
nuirà il moto del grave, perchè il mo¬ 

to 



ZIO Giorn. De’Letterati 
to per la 1 rf farà(come di fopra abbiam 
detto) cotnpoflo di due moti, l’uno 
de’quali tendendo da I in e ritrarrà il 
grave dal centro T. Saràil medelìmo 
angolo dlb Acuto, Tempre che il gra¬ 
ve fi ritrovi in tali punti, de’ quali i 
corrifpondenti nelTEclittica fiano in 
quel femicircolo verfo le parti N ^ che 
è dalli due punti morti determi¬ 
nato . 

In terzo luogo , fe l’angolo dihC\2i. 

Ortufo, la forza centrifuga accrefcerà 
il moto del grave, perchè l’angolo dì 

T farà acuto 5 e la perpendicolare de 
caderà fra’l punto 1 , ed il punto T; 
onde quella parte di moto componen¬ 
te il moto deila I d, la quale agifce 
fecondolaKT, efiendo diretta dal 
verfo T ajuterà il moto del grave, 
che fiegue la medefima direzione. Sarà 
quefi: angolo [d 1 b Ottufo ogni qual 
voltai! grave fi ritrovi in tali punti , 
de’quali i corrifpondenti nell’Eclitti¬ 
ca fieno in quel femicircolo verfo le 
parti Vjche è dalli due punti morti de¬ 
terminato > 

SeaccadeiTepoi che il grave fofie in 
impunto tale , che corrifpondeife al 
N,oalV nell’Eclittica, in quefìoca- 

fo 
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fo la Q L congruirebbe con la IR, t V 

angolodib farebbe uguale allangolo 
ITG. Che 5 fepoi il punto meciefi- 
mo folle o il punto N, o il punto V, 
farebbe langololTGzi o:e perconfe- 
guenza quello farebbe il cafo , in cui 
non lì darebbe Tangoio di b s cioè che 
farebbe tro*, onde il feno del compi¬ 
mento di lui farebbe uguale al Rag¬ 
gio 5 e la forza centrifuga agirebbe 
tutta intiera ritardando il moto del 
grave, che tendeffe da N in T , ed ac¬ 
celerandolo , quando da V in T per lo 
contrario tendeffe, 

Stando adunque (come conila dalle 
cofe giàdettej il tutto nella quantità 
dellangoìo dlb quale dagli ango¬ 
li EST 5 DTI, chevar) fono in varj 
momenti delfanno , e del giorno 5 
per aver la quantità dell’ angolo 
dlb ,egli è manifcflo ciòi che duetto 
abbiamo di fopra , che è necefsario 
fapere il momento, incili il grave 
principia a cadere . Dato il medefimo 
momento può invefligarfi Tangolo 
d l b \n qucfta maniera , 

Perchè è datoli momento, in cui il 
centro della Terra fi ritrova nel pun¬ 
to T dell’Orbe annuo 3 farà dato anche 

il 
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il tempo 3 che manca alla celebrazione 
delprohimo Equinozio vcosì per con- 
feguenza tutti gli angoli del triangolo 
STZ.faranno dati j onde averafli Tan- 
goloZTEj elopoftogli al vertice-» 
DTP, e l’arco DF . Avuto quello dal 
momento del tempo confìerà della 
longitudine Allrononaica del punto 
I, dalla quale fi ricaverà il punto G , 
c l’arco DG ) cosi s’avera FG , cioè la 
differenza fra l’arco DF , e Parco DG, 
e l’angolo FTG i il quale per le paral¬ 
lele FT, il, GT, RI farà uguale alF 
angolo RI/, che fottratto dall’angolo 
QI/ (cheè uguale alPangola STZ) 
lafcia l’angolo QIR , o Foppofto al 
vertice HlL. Inoltre, perchè faran¬ 
no dati l’arco DI > l’arco DG 5 e l’an¬ 
golo GDI, s’a ve ri l’angolo ITG ugua¬ 
le ali’angolo HiK , che è in un,piano 
normalea quel piano, incili l’angolo 
HlL fi trova. Perciò^ fe fi concepifea 
una sferail cui centro ini, e la cui 
fuperficie tagli la IH in a, la IR inT la 
IL in d, nel triangolo sferico ret¬ 
tangolo, s’averanno i due lati a b y ady 
€ per confeguenza l’ipotenufa b d, che 
darà la ricercata quantità delFangolo 
d 1 h. o 

Re (la 
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Refta adefso fola mence da deter¬ 

minare quanta fia l’intiera forza cen¬ 
trifuga , chedalTannuo moto provie¬ 
ne i avuta la quale con la cognizione 
del fcno del compimento dell’angolo 
dlb s’averàanco la quantità del ricar- 
damento deiraccelerazione > die a i 
gravi cadenti la medefima forza infc- 
rifce. 

Gioverà ottenere quella determi¬ 
nazione comparativamente, cioè fa- 
pere la proporzione tra la forza cen¬ 
trifuga, che nafce dal moto annuo , c 
quella, chenafce dal moto diurno; 
Egli è chiaro per le dimofìrazioni de* 
moderni Geometri, che fe due mobi¬ 
li uguali percorrono due circonferen¬ 
ze di fuguali con velocità difuguali jle 
forze oentrifughe loro faranno nella 
proporzione de’ quadrati delle veloci¬ 
tà divifi per lì femidiametri. Pongali 
ilfemidiametro della Terrari i, il 
tempo d’un’intiera rivoluzione deli* 
Equatore jr: 1 farà la velocità di cia- 
fchedun punto dell’Equatorez: I. Si 
fuppona poi, fecondo i calcoli dalle 
ottime ofservazioni dedotti , che il 
femidiametro dell’orbe annuo lìa-^ 

20000 ; ed il tempo, che il centro 
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delia Terra impiega a percorrerlo iìà 
zi; 3 (5f, farà la velocità del medefimo 
centro incirca ì= il cui quadrato 
n: i^i6: onde la maflima forza cen¬ 
trifuga proveniente dal moto diurno 
farà tr i, e l’intiera proveniente dai 
moto annuo r: rEr3"lo a onde quella 
non arriverà ad eiTere la feda parte di 
quella. Perciò, fequella per fe llefsa 
fidcamenteè r; o, non fola mente farà 
tale anco quella , ma di piu tale anco 
farà la fomma di tutte due unite infie- 
me , e filìcamente fenza fcrupolo tra- 
fcurare potranlì. 

Trafcuràre però non fi potrà così là 
confiderazione del moto annuo per 
determinare la linea ^ che il grave ca¬ 
dendo defcrive , nè ella è veramente 
una delle fpirali d’Archimede . Dee il 
moto del grave cadente riguardarli 
come compollo dal moto al centro per 
la IT 5 del moto Diurno per la I x, e 
del moto Annuo per la 1/. A quella 
determinazione apportano molto a ju- 
to ìe cofe dette di fopra, e ie regole de* 
feni degli angoli crefcenti in data pro¬ 
porzione. Ma di ella in quello luogo 
altro dir non occorre oltre alle cofc-# 
accennate. 

Con- 
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Confiderando adunque geometri¬ 
camente la forza centrifuga oriunda 
dal moto annuo , ella è incompatibile 
con la legge delle cadute de’gravì (la¬ 
bilità dal Galileo: enafce daquefta^. 
forza una fpezie di paradofTo : cioè 
che i gravi cadenti patifcono varie ac¬ 
celerazioni in varj paefi, in varie (la¬ 
gioni , ed in varie ore del giorno. Ma 
che’ Quelle varietà fono infenfibili j 
che fe fenfibili elTer potedero , già 
qualche lume potrebbero apportare a 
quel Problema alla Fihca , & all’ 
Àilronomia tanto utile , quantobada 
perchè (ìa Tempre benefpefo il tempo 
nella confiderazione delle cofe a lui 
appartenenti. Ma perche realmente 
quelle tali varietà fono infenlìbili : 
perciò , polla la gravità come una for¬ 
za collante, e Tempre la medefima , 
può la legge def Galileo fificamente 
fu Ili (lere. 

ARTICOLO Vili. 

^xercitationesVhifico-Medica circa res 
fere omnes non naturales ad yaletu- 

, dinem [pe^antos.^Au^orc [o. Anto¬ 
nio Terenzoni , in alma Uaiver- 

fitate 
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fitate Tifana Medicine^ Theorlc^ 
Trofefiore. Luc£ , ex Typograplnct. 
Teregrinl Frediani, 1708. in 4-pAgg. 
143?. fenza le prefazioni ,, eia ta¬ 
vola, 

lede li fuddetto Autore anche 
l’anno 170^. alle (lampe dodici 

Lfercitazioni Fifìcomediche fpeteanti 
alla fanità , e ad alcune cofe jche chia¬ 
mano i Medici non HaturaU, e procurò 
d adornare tanto quelle, quanto que- 
flecon metodo meccanico . Noi fare¬ 
mo per ora menzione di quefte , rifer- 
bandoci in altra occaHone a dar noti¬ 
zia di quelle. 

Vuole nella prima , che conferifea 
l’aria alla fanità , per confervar lon- 
gamente la naturale unione 5 la miftu- 
ra, ed il movimento de’minimi fab¬ 
bricatori delle parti folidej e fluide 

p. 18. deH’umano lavoroj e nella feconda, 
che l’aria medefima conferifea pure , 
per eflere rimefeoiata da innumerabi¬ 
li particelle di cofe diverfe 5 le quali 
però fleno idonee, per confervareT 
unione , il moto, e la miftura de’ foli- 

P--S. di ,0 de’ fluidi, Nella terza s’aflatica 
a provare, che l’aria molto fredda e 

piu 
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più nociva alla vecchiaja, che alle al¬ 
tre età , e moftra nella quarta , che £ 
cibi ingojati a forza , e coirajuto di 
contraT^ioni 5 diflra^i^oni ypYeffioni 5 e d’ p. fi* 
altri moti riparano il folido, e’I fluido 
deJihimana fabbrica. 

Nella quinta fpiega , come i cibi, 
rimedio delia fame , fervono alia ri- 
parazione del folido, e del fluido, 
purché l’uomo fene ferva con certa 
ragione , e più del giufto non fegua la P'^ ' 
giocondità de fapori : c nella fella fa 
vedere, che Tufo moderato dell’acqua 
conviene non poco aH’unione, e mi-, 
filone delle partifolide, e fluide. Pro- ^ 
va facilmente nella fettima', che il vi¬ 
no al gufto è migliore delPacqua , e 
più profittevole al corpo, ma, fe fl 
prende fmoderatamente, nuocere al¬ 
la millione de’fluidi, ed all’unione de* 
folidi. Che gli efercizj del corpo, fep.io^^ 
non fieno eccedenti, fono utili alla 
falute ,* ma eccedenti efier nocivi lo 
dimollra nell’ottava efercitazione ; e 
nella nona fa vedere, elfereil troppo 
efercizionon folamente nocivo , ma 
la troppa quiete. Nella decima s’in-p,io?; 
gegna provare, che ogni volta che i 
corpi fi caricano di troppi cibi, ven- 

Tom.VllL K gono 
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fttate Tifano. Medicina Theoiricdt 
Trofefiore • Luc^ y ex Typograpina. 
TeregYÌniFrediani, 1708. in 4-pagg. 
145?. fenza Je prefazioni , eia ta¬ 
vola, 

lede il fuddetto Autore anche 
l’anno lyof. alle ftampedodici 

Lfercitazioni Fifìcomediche fpetcanti 
alla fanicà , e ad alcune cofeiche chia¬ 
mano i lA^àìcìnonnaturaliy e procurò 
d’adornare tanto quelle, quanto que¬ 
lle con metodo meccanico . Noi fare¬ 
mo per ora menzione di quelle , rifer- 
bandoci inaltra occafione a dar noti¬ 
zia di quelle. 

p, Vuole nella prima , che conferifca 
l’aria alla fanità , per confervar lon- 
gamente la naturale unione, la miftii- 
ra, ed il movimento de’minimi fab¬ 
bricatori delle parti folide? e fluide 

p. 18. deirumano lavoroj e nella feconda, 
che l’aria medefima conferifca pure , 
per elTere rimefcolata da innumerabi¬ 
li particelle di cofe diverfe , le quali 
però fieno idonee, per confervareT 
unione , il moto, e la miftura de’ foli- 

P-iS. di 5 e de’ fluidi, Nella terza s’atfatica 
a provare, che l’aria molto freddaè 
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più nociva alla vecchiaja, che alle al¬ 
tre età 5 e moftra nella quarta , che i 
cibi ingojati a forza, e coli’ajiito di 
contra'T^onì 3 diflra'^oni ^preffioni 5 e d’ p. 5^ 
altri moti riparano il folido, e’I fluido 
deHhimana fabbrica. 

Nella quinta fpiega , come i cibi 3 
rimedio delia fame , fervono alla ri- 
parazione del folido, e del fluido, 
purché l’uomo fene ferva con certa 
ragione , e più del giufto non fegua la P‘^ ' 
giocondità de fapori : c nella fefta fa 
vedere, chel’ufo moderato dell’acqua 
convienenon poco all’unione, e mi- 
fìione delle parti folide, e fluide. Pro- ^ 
va facilmente nella fetcima , che il vi¬ 
no al gufto è migliore delPacqua , e 
più profittevole al corpo, ma, fe fi 
prende fmoderatamente, nuocere al¬ 
la miftione de’fliiidi, ed all’unione de* 
folidi. Che gli efercizj del corpo, fep.io|<' 
non fieno eccedenti, fono utili alla 
faluce ,* ma eccedenti eifer nocivi lo 
dimoftra nelPottava efercitazione ; e 
nella nona fa vedere, elTereil troppo 
efercizionon folamente nocivo , ma 
la troppa quiete. Nella decima s’in-p,ioS; 
igegna provare, che ogni volta che i 
-corpi fi caricano di troppi cibi, ven- 

Tom.VllL K gono 
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gonofempreo afTaliti da qualche ma¬ 
le, o almeno vengono travagliati eia 
languidezza di forze y ed al contrario 

p.114. prova nelTundecima , e fìabilifce , 
chela troppo poca quantità di cibi 
nuoce aliai in ognr età al fluido, e al 
folido della fabbrica umana; e final- 

P-i^5-nìente nella duodecima fpiega , che 
flccome tutte le forze degli organi di 
quefta macchina vengono corrobora¬ 
te da una moderata vigilia , così da_^ 
una fmoderata s’illanguidifcono , e 
mancano. Quelle fono le cofe , fo- 
pra le quali ha efercitata la penna nel 
prefente Libro quello erudito dignif- 
limo ProfelIore,le quali, benché cento 
volte ricercate da* Medici, e provate 
dalla continua fperienza per vere, le 
tratta nulladimeno con metodo di¬ 
ve rfo , aderendo a’fa vj principjinfe- 
gnati dal lor famofo Bellini , e procu¬ 
rando di feguitare in qualche manie¬ 
rale velligie di si grand’uomo. 

AR- 
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A R T I C D L O iX. 

^fperien^ fatte con lo fpecchìo ujiorio 
- dì Firenze [opra k gemme, e ie pie¬ 

tre dure. (a) 

Noi non crediamo di poter fare al 
Pubblico il più bel dono, che 

con dar fuori quefta dotta, ed elegàn^ 
tiflima defcrizione delle più Curiofcy 
e rare cfperienze , ehe far fi pofiano. 
Qucfle notizie fono fiate più e più vol¬ 
te da moire parti avidamente richie- 
fie , ma Tempre in vano \ perchè le 
copie, t:he ne giravano attorno, era¬ 
no troppo feorretee, e mancanti, e quel 
ch’é più, confrontate infieme non Cor- 
rifpondevano. Efiendocene adunque 
capitata in mano una copia diligentif- 
fima, e ficura, non abbiamo più volu¬ 
to invidiarne la gloria al Serenifiimo 
Granduca , che con regia fplendi- 
dezza fomminiftrò lo fpecchìo , le 
gioje ,e quanto occorreva ; ne à que’ 
profondi ingegni, che viafiifterono> 

K 2 fra’ 

(a) Vnfatalo di qucfieefpertenzejt vedenel- 
lii FarteV. del T oincVl, delibi Galleria di 
Minerva ,ac.uz. 



122 Giorni De’Letterati 

fra’quali principale fu il Sig. Giusep¬ 

pe Avirani ProfeiTore ordinario di 
Legge civile nell’Univerfità di Fifa j 
di cui farebbe il nome molto più no¬ 
to^ fe fodero Hate pubblicate le bel- 
liiiime fue DilTertazioni Legali-erudi¬ 
te . Si è egli efercitato grandemente 
anche nelle fi fiche efperienze > e dire¬ 
mo qui di'pafiraggio , come Tappiamo 
elTere da lui ftato avvertitOjche quan¬ 
do altri voglia veder iifcire l’aria dall’ 
uovo, immerfo in acqua nella macchi¬ 
na del voto , di che fi è parlato nel IL 
Gìoxn^ÌQpag, 6^, bifogna, che abbia 
cavata prima con fomma diligenza, 
tutta l’aria dalfacqua, che è faccenda 
forfè di 24. ore , altramente Paria,che 
fi crede^eli’uovo , è dell’acqua .,Suo 
Principal compagno nelle efperienze ^ 
che qui fi defcrivono , fu il Sig. Ci¬ 
priano Targioni dotto Medico , e 
fperimentatore accortifiimo. Furono 
fatte in Firenze negli anni 16^^ c 
5?^.. con quello fpecchio ammirabile, 
che allora era unico: ma poco dopo 
lo fìefio Bfegens ne diede un fimile al 
Duca di Parma, e alquanti anni dopo 
n’acquiftò un’altro il Duca d’Orieans, 

del 
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del quale ftrane cofe fono Hate fcrittej 
ma fi fa 5 che non pareggia nell’attivi¬ 
tà quello di Firenze ^ avendo aliai più 
parti opache « e dehfe 3^ che riflettono : 
anzi vien’aderito 3 che quello nonu» 
operi ugualmente d’inverno, che d’ 
eftate 3 come fa quello. Ciò che noi 
polliamo dire di quefte fperienze fi è, 
che podono leggerli con franchezza , 
e riceverli come ficure . Non dee ne¬ 
garli a gl’ingegni Tofcani, dalla ma¬ 
gnificenza de’ lor Principi alliftiti 3 nè 
la gloria d’ederli polli j primi a inda¬ 
gar di propofito le cofe naturali per 
queftaftrada 3 il cheli vide nell’Acca¬ 
demia del Cimento > nè quella d’aver 
fatte le cfperienze con più avvedimen¬ 
to di tutti gli altri 3 c d’avercene date 
le più veridiclie relazioni * Si ftampa- 
no tutto giorno in alcune Provincie 
cfperienze jc fcoperte deiraltro mon¬ 
do: ma fatte, o non tornano», il che 
fpefiidimoavviene, o adai diverfa tro- 
vafene la ragione. Non fono attia 
faccende tali gli uomini vivaci, e par¬ 
latori, e impazienti , poiché nè bifo- 
gna fidarli, nè giudicar prontamente, 
ma replicar l’efperienza cento volte, 
c riflettere a cento cofe prima di ftabi- 

' K j lir- 
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lime leoiTervazioni , e d aifegnarne l 
ir>otivi.. 

PROEMIO, 

Che Contiene deune notizie dello Spec^ 
chìo y e del modo ufato nel fare le fe- 
quenti efperien%e > c del odore del 
Sole,. 

Convenevole co fa è primas di dar 
comincia mento a fporre l’efpe- 

tienze fatte da noi, dire alcuna cofa 
deiloSpecchio> che abbiamo adope¬ 
rato, e del modo tifato da noi neir* 
c fpe r i m c n t a r e , c d a pp r e iTo d ic h i a r a r e 
quanto ha grande Lateività di quefto 
Criftallo^ e a» difmifura grandiiììma 
Japohanza deh fuoco del Sole., E lo 
fpecchio di terfiilimocrihallo , ed av- 
veg.nache non gli manchino tortiglio¬ 
ni, e nulladimeno limpidiifimo, e non 
bruttato di pulighc .. Fu- lafciato al 
Sereniffimo Granduca* noftroSig., F 
anno 5)7. dal Sig. Benedetto Bre- 
gens di Dresda uomo molto inten¬ 
dente, ed efperto ai?tTcmatiche 
difcipline, che alloVir^^Af di palTag- 
gio. Affermava di beffo la¬ 

vora- 
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voratoquefto fpecchio con qual ar¬ 
te ^ o macchina noi fapremmo ridire > 
fe non fé per avventura (i lavorafìfero, 
e pulifscro fpecchi di si fatta gran¬ 
dezza con qualche iftrumento, che-* 
dall’acqua riceva il fuo movimento.^ 
Si giudica per molti, che polfa efsere 
Scolare 5 ed allievo del dotciilimo 
SchermauSj cheha fcritto delie linee 
cauftiche j e fi dà per inventore del 
modo di lavorare , e pulire fpecchi 
fmifurati> de’qiiali fanno più volte 
menzione gli Artidi Liifìa * 

Quello fpecchio é una gran lente 
di figura parabolica , fe crcderfidee 
al fopramentovato Benedetto Bre- 
gens:. ma noi inchiniamo a crederla 
anzi sferica, e tale la ci dimollra una 
perfectiifima. lentina fabbricata fui 
modello di efsa da peritifiimo artefi«r 
ce. 11 fuo diametro di poco trapafsa 
due terzi di braccio fiorentino ed è 
maggiore del diametro del fufco, o 
cerchio j entro cui fi raccoglie , e rac¬ 
chiude tutta la luce, che trapafsa Io 
fpecchio, fefsant’una volta , o poco 
più . 

Quefto cerchietto , o fuoco dello 
fpecchio , come appellano i Mate- 

K 4 mati- 



ii6 Giorn. De’Letterati 

matici , èioncano due braccia, ed un 
quarto in circa. £ si viva, e forte, e 
si fieramente ferifce la luce, che inef- 
fo fi aduna, che abbaglia gli occhi de’ 
riguardanti . Nel centro di quello 
cerchio è violentifiima la luce, perla 
gran quantità de’raggi , che ivi fi iinU 
fconoj e vie più fi fnerva , e s’infiac- 
chifce, quanto più da efso fi difcofta , 
edalla circoferenza , e confine delle 
tenebre s’avvicina. 
~ A quefta gran lente nc aggitinghia- 
nio una minore , la quale accomo^ 
data in tanta diflanza, che riceva ap¬ 
punto tutti li raggi trafmcfiidalla leni¬ 
te maggiore, loro unifce più d’apprefi^ 
fo, ed in minor luogo, ed il loro ca¬ 
lore rinforza, ed avvalora. Le mate¬ 
rie, che debbono fperimcntarfi, 1^ 
adagiamo fopra carbone dolce ; con- 
ciofliacofachè tutte l’altre poco fi con- 
venifieroi perciocché o fcoppiavano ,o 
fi firuggevano , e permutavano in ve¬ 
tro, e fi mefcolavano colla materia da 
efperimencarfi . La coppella ancora , 
che altri {limava molto a propofito, di 
fubito fi ftruggc. 

La forza della luce raccolta da que- 
fli vetri èsi fierrainata, che feda noi 

non 
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non fode (lata provaca tante volte, e 
da gli occhi di molti oiTervata , appe¬ 
na che noi’ardi (fimo di crederla ,non' 
chedefcriverla, quantunque da fede 
degno uditolaveifìmo . L’Amianto,, 
il Talco, alcuni legni incombuftibiii, 
che altri potrà tenere per lungo tem¬ 
po in. una qualche ardente fornace.^ 
fenza timore che reflìno abbruciati , 
immantinente s’arrendono a quefto'. 
fuoco 5 ed infra brevidimo tempo an¬ 
zi fpazio di pochi minuti fecondi fi dif. 
fanno , e trasformano in Criftallo. 
Per non dire delle gioje 5 e delle pietre 
dure, che anch’efi'e,fuorchè il diaman^ 
te, fiUruggono. 
^ Maravigliofa cofa è a vedere quali 
tiKtc le macerie sì femplici, sì compo- 
fle 5 cioè pietre , legni, erbe, frutta , 
panni, drappi ,cioccolatte , cacio, é 
fimili altre trafmutarfi in vetfo : c 
nefsuna . dopo si: fatta mutazione nè 
fcioglierfi altrimenti, nè trafmutarfi 
maiin^altra materia^ quafi , chela-» 
natura abbia prefifTo alle cofe quella-, 
mutazione per ultimo.termine , cui 
oltrepalTare non vagliano. Chi credei 
rebbe, chela natura avelie la vorato le 
parti>dc’ miftidi tal figura , ed in co- 

K j tal 
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tal guifa teifLice ràvefTe ^ che Ja forzai 
del fuoco, vaglia a renderle cedevoli ^ 
correnti > efcioite, ed ordinarle , e 
difporlesij.. che infocate acqiiifìinoli- 
quidità 5 e raffreddate fodezza. , ed 
affodandofi con tal ordine fi diftribui- 
fcano , e lì colleghino che per loro 
refti libero il paffaggio alla luce; onde, 
divengano trafparenti ? 

Egli è ben vero 5 che non tutte 
cofe fervano inviolabilmente quefta^ 
legge; perciocché diverfamente per, 
avventurarono ffate dalia'natiira im- 
paftate : ed affai, ve ne fono,, che ff, 
didipano , e difpergono^, o fvaporan- 
do , e fciogliendoil in fumo , come, 
fanno i liquidi , i fali, il piombo, l’ar¬ 
gento vivo, ed altre,fimigiianti, o di¬ 
leguandoli infenfibilmente, comefa il 
Diamante.. Altre fi^calcinano bensì » 
ma piu oltre non paffano,e fono quelle 
le cofe generate, nelfacqua., e dall’ 
acqua prodotte , come fono que’ falli 
che li trovano ne’condotti per dove F 
acqua fcórre Non ardirei già di ne¬ 
gare,, che quelle materie ancora 5 ed 
alcune altre con maggior violenza di 
fuocopoffano finalmente fcioglierfi in 
vetro: perocchéfuole il fuoco delSo- 

leLcak 



Articolo IX. iip 
Je calcinando le cofe , prepararle a 
convertirli in vetro . Alcune ancora 
vene fono , che non fi trafmutano , e 
fi confervanO' come fono fiate, fatte 
dalla natura j e fono l’oro, l’argento y 
il rame. Alcuni minerali poiché fono 
trasformati ia metalli., altra forma 
mai non prendono , e quella femprc 
oftinatamente mantengono , come ad¬ 
diviene del vetriolo di C ipro, cui que- 
fio fuoco permuta in bellifilmo , e fi- 
nifiimo rame . Ma quefte cofe piu di-- 
fiefamente fi fporranno altrove. 

Confideriamo adefib quanto fia ol- 
tremifiira grande , oltre ogni umana. 
credenza fterminata ia forza, e pofian^ 
za del fuoco del Sole. Eccone un cal¬ 
colo indigrolTo.. Quefto Specchio rac¬ 
coglie , ed unifee i raggi del Sole , che 
fopra vi piombano in ifpazio quafi 
quattromila volte di fe minore . Il 
Sole è lontano da noi oltre a quattro- 
milioni’ , e mezzo di noftre miglia . 
La onde fe noi collocaflimo qualche 
materia di lungi dal Sole un folo mi¬ 
glio riceverebbe sì. folta pioggia, di lu¬ 
ce che fopravanzerebbe quella , che 
quaggiù fopra vi piove ventimilioni dì 
milioni,, edugentocinquanta milioni 

K 6 divoL 
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di volte . E ciòpLioce agevolmente di- 
moftrarfi, confiderando, che i cerchi 
paralleli feganti un cono hanno tra fe 
proporzione doppia di quella , che ab¬ 
biano le altezze de’conk Or fola luce 
per lo fpecchio s’addenfa , e rinforza 
quattromila volte , h raccoglie , che 
la luce lafsù un miglio prelToal Sole è 
più fitta ^e fpeiTa , e confeguentemen- 
ce più gagliarda 5 e,più pofifente , che 
none qui la luce radunata dallo Spec¬ 
chio, cinquemilafeflantadue milioni , 
e mezzo di volte . Ma quefìa Ince uni¬ 
ta 5 ed avvalorata dal Io Specchio è do¬ 
tata di forza fi fmifurata , che eccede 
Tardore d’ogni gran fornace: chi dun¬ 
que potrà mai. coirimmaginazione 
comprendere quanta fia.da forza , la 
gagliardia , e polTanza di quella luce 
iafsù, ov’ella è più folta 5 e più forte 
tante migliaja di milioni di volte ? 
- Si dee avvertire^ che in quello cal¬ 
colo non fi è meda in conto la luccjche 
per avventura fi difperdedn sì lungo 
viaggio, nè quella 5 che ribattono i 
duefpecchi, e rimbalza , e fi ritorna 
addietro per Tintoppo , che incontra 
in trapadargli, la quale non è si poca 3 
che non abbruci le materie , che di 

Iccr- 
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leggieris’accendoao Inoltre abbia¬ 
mo mifurata la forza del Sole in lon¬ 
tananza di un miglio . E'quale^è mai 
quei fuoco si poderofo e robulfo, che 
sì da lungi rifcaldi , non che abbruci 
alcuna? c.ofa, ì E quanto a difmifura 
grande farà la forza, della luce del So¬ 
ie , nel Sole nàedefimo, ove è tanto pia 
fpelTa 5 e fitta, e poiTente ?.Non vi ha 
dubbiOy che quefto computooltrepafii 
llimmaginazione delia, mente umar 
na . 

Tornando alle noftre efperienze 9., 
vuoili avvertire , che nelle gioje ab* 
biamo rade volte tifaci li pefi comuna¬ 
li , avendo (limato meglio adoperar 
quelli del Saggiatore . Perchè troverà 
il Lettore nominati danari 3 ed once 
nelle gioje 5 come fi nominano^quefti 
pefi dal Saggiatore*,e Toncia corrifpon- 
de aLnoftro grano , e fi divide in ven¬ 
tiquattro parti> chedanari s’appclla- 
no: e ciafchedun danaro fi. divide dn 
otto parti 5 deJie quali il noftro grano, 
ovvero oncia del Saggiatore ne contie¬ 
ne 15) z. Ma fe alcuna volta accaderà 3 
che fi trovino nominaci grani , allor:^ 
ciò s’intenda,de’ pefi noftrali . 

E.SV& 
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BSVEBJEJiZE DELLE GIOJE^ 

QI{DlliE OSSEBJ^^TO J^ELLE SE- 
CUETiTI ESVEBJElsiZE . 

Per oflervare ordine convenevole in 
quefte noftre efperienze (ì è giudicato a., 
propoiìco il provare primieramente le 
Gioje : quindi palTare alle pietre :dopo 
a’minerali/e finalméte alle cofe di ma¬ 
re, a’ legni,alTerbe, ed ogni altra forte 
di materie: e fare altre prove, che pof- 
fono efsere di pafcolo, e trattenimento 
agli inteiietti fpecolativi.Per incomin- 
ciaredunqjdalle gioje,e tral’altre dalla 
più dura, e più preziofa di tutte, pren¬ 
deremo comincia mento dal Diamantei. 

DEL DlAM^TslTE . 
IlD iamante ftimato da tutti di si. 

fatta tempera, che forza, alcuna non 
vaglia a domarlo ,mienodeiraltre pie¬ 
tre preziofe reùife alla violenza di 
quello fuoco.. Imperciocchè.dove l’al- 
tre poco, o punto.(1 confumano,quello 
fe n efala tutto via,e lì riduce a nulla : 
ein oltre fpczzandolì. 3 c con empito 
falcando via j fi sforza di fottrarlì colla 
fuga dagli afsalti-de’ raggi del Sole . 

Due Diamanti di danari S^: che po¬ 
co d’avanci efpolliairiinionede’ raggi 

in.brkr 
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in brieve tempo erano fcemati piir 
della metàfperimentati dì nuovo in 
un minuto d’ora ìì fpezzarono,e fchiz- 
zarono lontano qualche braccio. 

Altro Diamante di danari, (fi dee 
avvertire , che per maggior efattezza 
ci fiamo ferviti qiiafi séprede’ pefidel 
Saggiatore) dopo efsereflato percofso 
dal Sole non piu. > che trenta minuti 
fecondi, cangiò colore > e perduta af¬ 
fatto la natia trafparenza, e lucenteza, 
sbiancò , e divenne fimile ad alcunf 
Calcedonj orientali ..Dopo cinque mi¬ 
nuta primi fi ofservarono alcune fi- 
nifiime bolle ^ e toflofi fquarciò in mi- 
nutifsimi pezzi j e qucfli faltarono in 
qiia,^e’nlà , e per poco,, che non fi 
fmarri tutto Imperciocché non vi 
reflò 5 che un fotcilifsimo triangolo 
equilatero, il quale premuto con un. 
coltello di piatto, fi roppe in parti mi¬ 
nime, le quali fcorger ben non fi pote¬ 
vano fcnza il microfcopio. Il Diaman¬ 
te-intero, prima di tormentarlo col. 
fuoco , era di figura.di Prifma rettan¬ 
golo lunghetto.. 

La.miitazione di colore or ora àc-.^ 
cennata, fic ofservata in tutti i Dia¬ 
manti : benché altri labbiano cambia-. 

to piu^ 
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to più prefto, ed altri più tardi. Du¬ 
bitando noi che quella potefse cagio- 
mrfi a a qualche alito , o toccamento, 
dai quale priaia falserò flati appanna¬ 
ti j uno ne nettammo con gran dili¬ 
genza-, ma indarno 5 conciò fofse co- 
fa che fegue il medeiimo cambia¬ 
mento di colore . Qucflo colore vedii- 
tocon microfcopio appare fimigliante 
a quello della madreperla , e colToc- 
chio nudo fembra afsai più torbido, 
quali come acqua di iavatiijra di ce¬ 
nere . 

Un Diamante di figura di piramide 
fpuntata , che pelava danari io|-do- 
po minuti primi i K 30. fcagliò dafe 
lontano una fottiiifsimadcheggia . Si 
tenne nel fuoco dello fpecchio altri 
trenta minuti fecondi -, edipei pela¬ 
tolo inlieme colla fcheggìa , che con 
molta fatica, fì ritrovò , lo trovammo 
alleggerito danari S-f- . 

Perconofeere fe quello feemamen- 
to cominci fubito, lì pigliò un Dia¬ 
mante di danari ii ^ c dopo cinquanta 
minuti fecondi 5 litolfevia dal Sole-, 
ed in lì breve tempo era fminuito y di 
danaro» In quello lleflfo Diamante ii 
v^olle olTervare, fe tutto fvanilTe , e li 

dik.- 
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dileguaflfe , e fe tutte le parti del Dià- 
mante folTcro della ftelTa natura atte a 
difcioglierfi 5 e volarfene via o si ne 
reftaffero alcune più pertinaci jiC grof- 
folane , che fervilìerA di fondo àlle più 
rottili', e volatili , come in tutti gli 
altri corpi fodi avvenir fuole. Si pensò 
dunque perch’e’ non ifcoppiafle ,come 
agli altri era accaduto di levarlo di 
quando in quando , e lafciarlo fredda¬ 
re, e freddato che foflfe , di nuovo ri¬ 
tornarlo fotto lofpecchio. Quando fu 
molto diminuito non fi lafciò.mai Ila¬ 
re nel fuoco oltre un minuto primo , 
avendo ofiervato , che quelli piccoli 
fcoppiano più predo . In minuti pri¬ 
mi z8.. fi ridufse alla fottigliezza d-i mi 
capello. Prefentatodi nuovo al Sole 
a poco, a poco fpariva daU’occhio j e 
dopoun mezzo minutoridotto che 
fuquafia nulla, faltòvia: neper di^ 
ligenza che s’ufafie , potè mai ritro- 
varfi, cfiendopoco meno che invi- 
fibile. 

Di molte altre notizie ci arricchì 
quello Diamante . Primieramente ci 
fe conofeere , che il fopramentovato 
diilìpamento di parti fi fa ugualmente 
da per tutto , perquanto Ibcchio giu¬ 

dicar 
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dicar piiote Imperciocchètion fi ved- 
de mutazione di figura, con tutto che 
fufie di figura lunga» e lavorato a fac¬ 
cette : ne mai apparve fmufib e riton¬ 
do ne* fuoi angoli. 

Ofiervammo in oltre > che gittato 
in acqua nel fuo maggior infocamcn- 
to> nonpatifce fenfibile alterazione» 
c feparazione di parti > come ad altre 
molte pietre accade: anzi recupera in 
tutto , oin parte il fuo primiero fplen- 
dorè. La prima volta » cheli gittò in 
acqua, dopo averlo tenuto nel fuoco 
dello fpecchioper minuti fecondi, 
fi vedde col microfcopio la fuperficie 
da per tutto puntata di piccolifiime 
macchie rode cagionate per avventura 
dal vario ripercotimento di luce , che 
fi faceva in quel la fuperficie , perduto 
il perfetto pulimento ? le quali poi fi 
dileguarono in 6, minuti fecondi, 
quando di nuovo fi fottopofe al fuoco 
dellofpecchio , edi nuovo fi fpogliò 
della fua trafparenza.. 

Quefto medefimo Diamante dopo 
due minuti primi moftrò alcune bol¬ 
licene alquanto follevate fopra il pia¬ 
no della fuperficie . Si rimife di nuo¬ 
vo al Sole, e dopo tre minuti primi fi 

lafciò 
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lafciò cadere inibcaco, com’ era , in 
acqua : e quali che fodero feoppiate 
quelle picciole bolle, in qiie*medefi- 
mi luoghi fi Vedevano altrettanti bu¬ 
chi alquanto larghi » ecupi 5 per cui 
feurgere , non faceva di meftiere ado¬ 
perare raicrofeopio Nequeftofeop- 
piamento era dato cagionato dall’ac¬ 
qua , come venimmo in chiaro con 
dargli nuovo fole . Poiché dopo fei 
minuti primi follevatcfi moltitlime 
bollicine più minute », freddata che 
fu , fi vedde coll’occhio nudo tutta* la 
fuperficie puntata di fottiiifiimibuchi,, 
e rozza 5 e ruvida, come fe non avef- 
fe mai veduta ìa ruota. Ne giovò Fin- 
focario più e più volte , e gittarlo in¬ 
focato in acqua per riftorario : perchè 
fi fatta fuperficie ruvida , e fcabrofa 
non potè mai ricuperare Finterà fua-« 
primiera lucidezza 

Pareva che quelli effetti ci additafie- 
ro. , che per forza di quello fuoco fi 
rendelfe molle, e cedevole almeno al 
di fuori , la durezza, del Diamante. 
Laonde fi pensò di tentarlo, epigiarlo 
force con ferro ben temperato , quan¬ 
do era più che mai infocato . Ma que- 
60 non lafciò fegno alcuno d elTerfi o. 

poco. 
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poco , o molto profondato nella fu- 
flanza del Diamante . 

Credemmo di arrivare a qiiefta no¬ 
tizia per altra ftrada . Pigliammo di 
polvere fottile di Diamante un quarto 
di grano , fperando , che liquefacen¬ 
doli 5 e ftemperandofi fuperficiaimen- 
te tutte le minime particelle di quella 
polvere , doveflero unirli, ed attac¬ 
carli , e collegarli. Ma riufcì vana-* 
ancora quefìa prova. Conciò folle co- 
fa che dopo dodici minuti fecondi co- 
mincialferotutte quelle particelle a-* 
muoverli, e rivoltarli , e in due mi¬ 
nuti primi infenlibilmentc fvaporalTe^ 
ro, e li dilegualTero tutte. 

Vi è ancora un^altro rifcontro, che 
il Diamante ne pure neirultima indi- 
^ilibile fuperficie li ftrugga . Imper¬ 
ciocché tentato colla ruota , dopo ef- 
fere flato per lunghidimo tempo feri¬ 
to , epercofso dal Sole, dimoierà di 
non aver perduto niente di ftia naturai 
durezza; s’egli è vero quanto ci han¬ 
no rapprefentato i periti di queft’ar- 
te, a’qualiTabbiamo fatto provare• 

DEL EJJErHp. 
■ Il Rubino li è molto più ollinato del 
Diamante a nè mai lifpezza, o li.con- 

fuma 
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fuma per molto ^ che lì tormenti con 
quefto fuoco. 

UnRubinodi danari 14'??dopo po¬ 
chi minuti fecon<Ii nella fuperficie di 
fopra percofsa dai Soleacquilfo certo 
luhro, come fe fofse fiato unto con 
alcuno untume, o fe veramente in pri¬ 
ma vi fofse fiata fopra diftefa una fot- 
til falda di cera , che poi al calor del 
Sole fi fofse ftrutta. Dopo tramandò 
fuori alcune bollicelle. Si continuò a 
tormentarlo per 4f. minuti primi. 
Svanì molto del bel colore , che pri¬ 
ma aveva ; e le cantonate refiarono 
fmufse , e tonde , e prefe figura di 
fagiuolo, dovechè prima era la metà 
d’un otcangolo lavorato a faccette . Il 
medefimo liiliro , o principio di ftrug- 
gimento fi ofservò in altro Rubino 
ciopo 3 7. minuti fecondi , e quantun¬ 
que volte i Rubini fi cimentarono • 
Pafsati i 37. minuti, ed altri cinquan- 
tafei fi foJievarono le folite bollicine . 
Oliando furono pafsati tre minuti pri¬ 
mi in tutto, fi tentò col coltello, e fu- 
bito crepò , ma non in maniera , clic 
fi diflaccafscro affatto le parti. Di nuo¬ 
vo crepò, quando poco dopo fi tentò 
di nuovocoll’iftefsocoltello. 

Con 
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Con più diligenti ofservazioni pro¬ 

curammo di render chiaro , c certo 
quefto ftruggimento . Si prefeun Ru¬ 
bino di figura prefso airellittica nella 
faccia fuperiore fparfa, e piana, che 
doveva foggiacere alle percofse de’ 
raggi fola ri. 11 pefo era di danari 6^,^ 

Si gettò una forma di gefso fine > in 
cui fofse improntata la figura di que- 
ùo Rubino. Si difegnò ancora un^efat- 
tilfimafigurain catta, onde fi potef- 
fe rifcontrare ogni quantunque mini¬ 
ma mutazione di figura . La quale fi 
mantenne Tempre la ftefsa, non aven¬ 
do angoli da poterfi fcantonare nè fi 
fcorfe alcunodiminuimentodi mole. 

In quello rubino cominciarono in¬ 
contanente ad innalzarli le folite bol¬ 
le : le quali dopo un minuto primo 
diedero fegno di fcoppiare % Non era 
dimorato nel fuoco del lo rpecchio,che 
quattro minuti primi, quando fi tol- 
fevia, e fi vedde ruvida , e fcabrofa 
la fuperficie , che prima era perfetta¬ 
mente pulita, clifeia . Il microfeo- 
pio V4 feopriva alcune macchie criftal- 
iine, e nel meitzouna macchia grande 
a foggia d’un frutice divifo in frittili 
ramucclli , Si rimefse più, e più volte 

altor- 
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al tormento , e Tempre moftrò quel 
tale 5 chea noi fembrava , principio 
di liquefazione, ^feguiva dopo mez¬ 
zo' minuto, e fufseguentemente fi fol- 
levavano ie folite bolle . Si tentò tre 
volte . La prima con un pezzo di dia- 
fpro rofso di Boemia tagliente in cima, . 
dopo fette minuti primi d’infocamen- 
to, il quale nell atto ftefso di calcare 
il Rubino , fi calcinò, fi ruppe, e nel 
Rubino improntò fua figura , La fe¬ 
conda volta dopo cinque minuti fi ten¬ 
tò con afticciuola lavorata in cima a 
punta di diamante , e tutta quanta di 
calcedonio orientale . Si ruppe aneli’ 
ella repentemente calcinata, e ne re- 
ftò la punta fitta nel Rubino, e si forte 
attaccata, che appena col coltello raf- 
chiar fi poteva , e lafciovvi di fe l’im¬ 
pronta . 

Finalmente fi provò a premerlo con 
coltello grofso, eritondettoin punta, 
ed a maraviglia perfetto i il qualebu- 
collo in fuperficie: e due altre volte 
ftrifciatovclo fopra con forza in due 
luoghi lo fregò . Per lo contrario in 
altra parte prefso all’un fuoco dell’El- 
lifse , lì ofservò una bolla non poco ri¬ 
levata della larghezza di un capo df 

fpillo, 
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fpillo j e quivi fera pire falda ii è man¬ 
tenuta a difpetco 4el Sole, da cui è (la¬ 
ta lungo tempo combattuta. 

In tutto quello tempo perde molto 
del filo colore, il quale divenne sbian¬ 
cato , e torbido , e fparfo di macchiet¬ 
te nere , e maggior perdita fi fece nel¬ 
lo fpazio di altri 45*. minuti , Nonfi 
conobbe già mutazione di figura , o 
diminuzione di mole , o notabile di¬ 
vario di pefo, non efsendo fcemato in 
tanto terripo più di tre ottavi di dana¬ 
ro de’ faggiatori , al quale diminui- 
raento infenfibile potè conferire il ten¬ 
tarlo, opigiarlo tante volte con pie¬ 
tre , e con ferro. 

Si (limò pertanto bene di rimetter¬ 
lo al tormento de’ raggi, e tenervelo 
altri minuti 45’. Ma egli rendiito piu 
che mai oilinato, e caparbio, a quefto 
fecondo cimento fi (lette forte fenza 
punto alleggerire . 

Con altre prove fi procurò di acqui- 
fìare più piena certezza del fopramen- 
tovatohruggimento, Si tritò in pez- 
zuoli un Rubino, e qiiehi in ere mi¬ 
nuti primi, che dimorarononeirunio- 
ne de’raggi del Sole, tutti fi attacca¬ 
rono uno coll’altro . L’attaccamento 

fu ta- 
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fu tale, che lafciati cadere non fi fe- 
paravano, ma premuti col coltello di 
piatto fenzamolta fatica fi difgiunge- 
vano. 

Si pefiarono quei pezzetti fin attan^ 
to che fi ridiicelTero in polvere. Q^- 
fla fi tenne fotto lo fpecchio i z.minti- 
ti primi. A poco a poco fi congiiinfero 
quelle particelle . Dalle bande erano 
leggermente unite , ed agevolmente 
potevano diftaccarfi , Nel centro dell’ 
unione de’ raggi erano attaccate sì, che 
con molta fatica feparar fi potevano, e 
quivi avevano ripigliato il color rofi® 
naturale , con che davano contrade- 
gno della loro unione , 

Se bene ci pareva di edere fufficien- 
temente venuti in chiaro dello ftrug- 
gimento del Rubino. Pure perchè al¬ 
tri non potefie revocarlo in dubbio , fi 
procurò di ridurlo in polvere piu fine, 
e di procacciare una feconda lente pili 
perfetta,con cui finforzaremaggior- 
mente il calor del Sole . Non potè a 

quella forza refillere il Rubino polve- 
rizzato , ed in pochi minuti fecondi fi 
fini (Te. 

Non recuperò la trafparenza , nè il 
colore rodo natio ; cd acquillò color 

Tom* Vili L car- 
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carnicino . Col microfcopio fi fcorge- 
Va, che la fu per tìcic non era perfetta- 
niente lifciain guifa di criftallo , ma 
alquanto ruvida , e fcabrofa, non ef- 
fendofi per avventura in ogni fua par¬ 
te, e del tuttq liquefatti , e ftempc' 
rati quei minimi corpicelli della pol^ 
vere. 

Si cimentò un’altro pezzo di Rubi¬ 
no, edopo 30. minuti fecondi h gittò 
in acqua . Se bene e’ non fi fpezzò, co¬ 
me bene fpcfib egli avviene a quelle 
perette di vetro , delle quali hanno 
Icritto tanti celebri maefiri del ben.» 
filofofare : nondimeno fi vedeva nell’ 
interna foftanza razzato di ftrifce 
modo di ghiaccio : perche ben fi cono* 
fcevaefifere fcommefie le parti, come 
l’efpenenza ce la diede a di vedere,poi- 
chè io folo tremore cagionato dalla-* 
lima ftrifciatavi fopra il toppe in piò 
pezzi. 
- LoftelTo effetto feguì in un Rubino 
tenuto fei minuti primi in tempo,che’l 
Sole era abbacinato , e quindi gettato 
inacqua, fi provò a premerlo con fer¬ 
ro , che lo ftritolò in pezzuoli di varie 
facce, e figure , i quali guardati col 
microfcopio, rapprefentavano all’oc- 

chio 
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chio gli fìeili razzi di ghiaccio , che *1 
pezzo intero 5 forfè perchè ancora le 
loro parti erano fcommede 5 avven- 
gachè con moka fatica fi difgiugnef- 
fero. 

Per dire alcuna cofa della durezza ; 
fi deefapere ^ che il Rubino da quello 
fuoco viene alquanto ammollito : e 
quegli, che fono (lati gettati in acqua, 
in tenerifeono molto più degli altri, c 
di poco eccedono la durezza del cri- 
ftailo^ Nel Rubino di danari 65). l-di 
cui fopra è detto fi è oifervato , chel* 
intenerimento non pafia la prima 
fotti] faida , e che le parti più adden¬ 
tro, dove per avventura non arriva 
lo ftriiggimento, ritengono la fua na¬ 
turai durezza: ma non già il naturai 
colore, che anche al di dentro fi è pià 
fvaniio , e fmolTo . 

DELL^ 
Non molto dirferenti fono gli ef¬ 

fetti che produce il Sole nella Spinella. 
Ancor ella acquilta un fimigliante lu- 
ftro. Uopo cinque minuti primi per¬ 
dette i! fuo colore , Tolta fubito via 
dal calor del fuoco pafsò ad un color 
nero no trarparentc,e torbido; quindi 
appoco appoco fchiarì ripigliando il 

L 1 fup 
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fuo primiero colore, ma più fciiro del 
naturale 3 e molto fimile al color del 
Granato . Allo 'ncontro il Rubino, 
fmorzato i*infocamento > fi vefte di co- 
lorverde, e di mano in mano fi va af- 
fomigliandoal criftailo, e fi mantiene 
Tempre lucido , fin tantoché neirul- 
timo fuo raffreddamento ripiglia a 
flento il natio fuo colore. 
‘ La Spinella dopo un minuto primo 
gittata in acqua fi flette intera , e fal¬ 
da : ma tentata con lima in pezzi mi- 
niitifiìmi di fubito fi firitolò, 
. Quefti pezzolini nello fpazio di ot¬ 
to minuti fecondi furono di nuovo ri¬ 
congiunti dal Sole , benché debol¬ 
mente. 

Si fpolverizzò la Spinella, e prefem 
tata ai Sole la polverein tre minuti fe¬ 
condi acquifiò colore , e diede fegno 
difuperficiale flruggimento , Si levò 
dopo fei minuti primi ; erano tutte le 
particelleatcaccate infieme, ma sì, che 
agevolmente difunir fi potevano . Si 
Rritoiò in polvere più fottile, come fi 
era fatto del Rubino j ed in fedici mi¬ 
nuti fecondi fi ftnifse , e ripigliò il 
color naturale . Non fi formò pallot¬ 
tola, perche fi tenne brieve tempo nel 

fuoco. Qì!5- 



Articolo IX. 247 
Quefta gioja è più oftinata dclPaltre 

in confervar la fua durezza , la quale 
ritiene anco dopo le replicate percolTe 
de’ ferventillìmi raggi. 

DEL Z^FFlBfìO^lEJqr^LE. 
Anche il Zaffiro oriep'Cale fi convie¬ 

ne col Rubino , fuori che nelli muta¬ 
zione del colore.Uno di quefti in quat¬ 
tro minuti fecondi imbiancò^ e quindi» 
a poco a poco riprefe la trafparenza , e 
dopo tre minuti primi fi levòfomH 
gliante ad un criftallo. 

Si cimentò di nuovo , e dopo tre 
minuti primi fi precipitò in acqua , é 
quantunque non fi ftrito]a(Tej pure ap¬ 
parivano fcommelTe le parti, come dei 
Rubino detto abbiamo : ed una gentil 
pigiatura di coltello le difgiunfe ,• io 

qualierano di figura angolari, e rile-. 
vate , benché non foffero fimiglianti 
runa all’altra. Rimefse al Sole fi ri- 
congiunfero infieme 5 e tanta forza vi 
voleva a fepararle, quanta per poco fe 
n’era impiegata poc’^avanti nel difgiu- 
gnerlc, e rompei^e il Zaffiro gittato 
inacqua. ^ ^ 

Si gittò in acqua un’altro Zaffiro do¬ 
po ^o. minuti fecondi. L.a lima vi fi 
ifirifciava fopra liberamente , e punto 

> non 
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non attaccava : ma premuto con ferro 
fi fpezzò in tre parti, e ciafchcduna di 
effe (ì tritava in altre minori 3 finche fi 

riduceva in polvere 3 mafemprepiù fi 

richiedeva forza maggiore per iltri-- 
telarlo, 

LTn’altro Zaffiro di onze (j. che da 
alcuni giojellieri era (tato giudicato 
orientale, e da altri altramente , do¬ 
po fi. minuti fecondi imbiancò. Do¬ 
po 4. min.Litlprimi gonfiò; come fo- 
vente far fuole i’allume di rocca al 
fuoco, e fi fpaccòjn più parti . Nel 
mezzoL apparve una bolla di materia 
fluida 3^ che bollendo, formpntava fo- 
pra la parte dura . Dopo minuti 8. fi 
levò via^^ ch’era candidiflìmo , ed aU 
quantoJucido , ma non trafparente ». 
Si pesò , ed era feemato 4, danari. 

Di nuovo fi prefentòal fuoco dello 
fpecchio , e percotendo il centro del 
raccoglimento della luce là , dove fi 
toccavano due pezzetti del Zaffiro, 
dopo 6, minuti primi, fi videro lique¬ 
fare in quella parte , e muoverli , e 
congiugnerfi ; e fu sì forte , e tenace il 
congiugnimento , che fi fpezzarono 
in altra parte , anziché neH’attacca- 
mento , 

La poU' 
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La polvere finillìma di qiiefto Zaf¬ 

firo fi ftrulTe in un minutò primo , c 
perche era molta , ediftefa inlungo, 
le ne formò uncilindro lungo > e bian¬ 
co fenza trafparedza , la cui fupcrfi- 
cie veduta col microfcopio pareva roz-^ 
za, efcabrofa. 

DEL Z.AFFIBP 
Non è cosi del Zaffiro detto comu¬ 

nemente da acqua : perchè quello in 
brieve tempo.fi llrugge , cdaquel di¬ 
vano di tempo, che porta fecola mag^ 
giore , o minor mole del medefimo \ 
ed anche per avventura la diverfità 
dellafigura, eiamaggiore,, ominor 
durezza 

Un Zaffiro di grani 1*5^ in tempo di 
lei minuti fecondi fi ffrufle , e quindi 
fi raccolfe in una ben tonda pallottola. 
In altri minori in più brieve tempo fe- 
gui lo flefib.Quando fono molto groffi 
avanti difiruggerfi, fi fpezzano,ed i 
pezzi fe ne volano lontano ; come 

avvenne ad uno di quattro grani , per 
cui ftruggere vi abbifognarono To.mi- 
miti fecondi. 

Tutti prima di firuggerfi imbianca¬ 
no e collo fi liquefanno , Se fi levano 
al primo imbiancamento , ripigliano 

T 4 alquan- 
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alquanto di colore naturale, e fi afsi- 
Hiigliano al talco in mafi“a, e non an¬ 
cora sfogliato. Ma poiché fono brutti, 
perdono per fempre Tuno , e laltro 
colore , e per poco fi fcambierebbono 
col vetro giallo , di chefogliono farfi 
le bocce grandi, ed i lavori più grof- 
folani. Se fi guardano col microfeopio^ 
vi fi feorge uno feompartimento di co¬ 
lori divifati in molte guife , dove più 
fofchi e fcuri> dove più chiari e lu¬ 
cidi, dove giallognoli, e dove fimili 
al criftallo. Eciòforfe addiviene, per¬ 
chè quello vetro , mentre èpercofib 
dal Sole > bolle continuatamente; ed 
uno , che fi tenne nel fuoco per mezz,* 
ora,fempre feguitò a bollire. Ora que¬ 
lle bolle nel ratfreddarfi per avventu¬ 
ra non ifvanifcono affatto, e cagionano 
que’ varj ripercotimenti di luce, onde 
Tifultaquella varietà di colori. 

Non fi dee tralafeiare d avvertire 
quale fia il movimento di quefìe bol¬ 
le , si nel Zaffiro , si in tutte i’altre 
macerie, phe bollono * Elle fi dipar¬ 
tono tuttedalla parte inferiore contra- 
polla al Sole, e fe ne vengono via in- 
verfo ’l punto toccato dal centro del 
raccoglimento de*raggi; dove tutte 

fanno 
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fanno capo , e s adunano ; e poi d dile¬ 
guano, 1 una airaltra fuccedcndo; 11 
moto loro è più velóce , o pi ù cardo ^ 
fecondo ch’è percoifa la maceria eoa 
maggiore, o minor forza dal Sole : ed* 
è più cedevole , o più pertinace, Qj^n-: 
do il moto è velociilimo, alcune volte 
accade, che trafporcate con preftezza, 
valicano il punto già detto > e feenden. 
do dalla parte oppofta , danno altre 
giravolte . Rade volte avviene , che 
fe ne vengano fu addirittura . Per lo 
più d girano per alcune fpire non com¬ 
pienti l’intera rivoluzione : e quali 
che Jor rincrefea la falita troppo feo- 
feefa s’incaminano per iftrada più pia¬ 
cevole , e piùmolle , forfè piegando^ 
come lì può credere , là dove la ma¬ 
teria e più fluida , e cedente. 

Per ritornare al Zaffiro : quello git> 
tato rovente fi fpezzò in due parti 
grofie 3^ in altre molte rainutifsime; 
Ma gictato inolio non folamentc noa 
fi ftritolò da per fe fteflb , ma ne menò 
volle cedere ad una gagliarda pigiatu¬ 
ra fatta con ferro piano . Si vide nell’ 
uno, e nell’altro maggior chiarezza 
della folita. 1 pezzi di nuovo ftrùtti ri¬ 
cuperarono il color primiero di vetro 
giallo.. , L f Fa . 
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Fa gran perdita di durezza il Zaffi¬ 
ro : ma tutto lo fcapitamento fegue 
neH’acquiftar ch'e’ fa della trafparen- 
za.lmperciocchc un Zaffiro di grani 4* 
che in nove minuti non aveva ancora^ 
ricuperata la trafparenza da quelli- 
banda che non è ferita dal Sole , iii«» 
quella non aveva fcapitato di durezza , 
avvengachè nellaltra percofTa più dal 
Sole , e fatta trafparente 3 molto fof- 
fe intenerito , Quello ancora 3 che fi 
era gittate in acqua, e di nuovo firut- 
to, non molta perdita aveva fatto , 

DELLO SME\^LDO . 
Gli Smeraldi ancora fi ftruggono 

preftifiimo, e fi tendano in pallottole, 
c prima di ftruggerfi imbiancano«Due, 
Smeraldi di denari id.fi ftruffero in 
tre minuti fecondi , Un’altro di un 
grano fi ftrufle in i o. minuti fecondi, 
quantunque l’aria folle ingombrata da 
vapori, e nuvole, e foffiafle libeccio, 
Altri fi firuffero in cinque , alcuni in. 
fei, ed altri in fette. 

Maravigliofa , e bizzarra fi è la va-- 
rietà de’colori, de’ quali a otta a otta 
il riveftono:c tale, che radifiìmo avvie- 
Be d’abbatterfia ridurne due tra di fe 
ikniglianti « Quando è fituato nel fuo¬ 

co del- 
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co dello fpecchio, apparifcelucido, c 
diafano fenza colore, limile al Dia¬ 
mante . Se li allontana , a poco a poco 
s’imbianca, e pare, che fopra vi fcor- 
ira il colore a giiifa d’una nuvoletta-* 
bianca, che nafcendo nella parte eftre- 
ma , ed infimauoppofta alla parte ri¬ 
guardante il Sole via via li dilata fin a 
tanto, che tutto Tingombri . Per lo 
contrario. neH’av vicinarlo di nuovo al 
Sole , comincia a dileguarli dalla par¬ 
te, che riguarda il Sole r efcemaa.-* 
proporzione deiraccoftamento , e tut¬ 
ta fparifce, ritornato ch’egli è nel fuo¬ 
co dello fpecchio.. Se li leva poco do¬ 
po , che li è ftrutto ,, li velie di colore 
cenerognolo; comefegui a due , che 
vi dimorarono foli 40. minuti fecon¬ 
di. Se vi dimerà alquanto più,.licam- 
bia quello in color verde,, che dappri¬ 
ma è torbido, e non trafparente ; e 
quindi va acquiftando chiarezza, e lu¬ 
ce, e limiglianza coi colore della tur¬ 
bina , e qiiefto ancora vie più fchiari- 
ice , eli fa diafano , e gareggia col 
colore delCieJ fereno fui bei mezzodì. 
Se li continua a tenerlo per lungo tem¬ 
po , come farebbe di mezz’ora , dalla 
banda ch’è rivolta incontra *1 Sole, ac-, 

L 6. quitta 
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quitta un color turchino si, ma fondo^ 
c quali nero, e dalla parte oppofta di¬ 
lavato , efmorto . Si rende ancora^ 
più lucido, fe prettamente e a un trat¬ 
to fi toglie via dal Sole , chefe a poco 
a poco lentamente s’allontana . 

Alcuna volta dalla parte percotta 
dal Soie ha prefo color turchino dila¬ 
vato , e dalla contraria , bianco . Di 
quetta diverfità la principal cagione ef- 
fer fiiote il calore più, o meno interi^ 
fo i efortei come altra volta fporre^ 
mo. Uno Smeraldo , che prefencato 
al Sole, daefibtottofi fotcratte , nei 
mezzo* era diventato nero , sì che 
raiTembrava l’uvea deiroccliio . Que- 
tto color nero era circondato da un* 
cerchio bianco . Le parti ettreme , co- 
meehe avettero perduta la trafparen- 
2a , ritenevano il color naturale del¬ 
lo Smeraldo . Tutto infieme rappre- 
fentava bene a maraviglia Tocchio 
umano co i colori divifati in guifa de* 
colori deH’occhio . La luce , che più 
fitta, e più folta fi raccoglie nel cen¬ 
tro lo avea annerato : le parti circon¬ 
vicine percotte da luce men viva,erano 
divenute bianche. L ettreme nòn ave¬ 
vano ne pur mutato colore > percioc- 
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che da luce debole, efaiorca erano (la¬ 
te tocche. 

Nello Smeraldo ancora fi vede fcop- 
piare qualche bolla . Avanti che fi 
ftrugga,in.quel momento appunto^che 
divien bianco , fi è talmente fragile, 
che fi firkola colTunghie in parti ru¬ 
vide, e non morbide, quali fono que^ 
ledelgeflTo, edellacalcina. 

Due Smeraldi di 16.danari dopo ef- 
fere fiati 12.. minuti primi nel fuoco 
dello fpecchiojpefavano danari y . 

Uno Smeraldo dopo rhinuti 4. git¬ 
tate in acqua fi ruppe in piu parti , al¬ 
cune di color nero , ed altre verdo¬ 
gnole. Altro Smeraldo dopo cinque 
minuti primi fi gittò in olio, il quale 
di fubito levò la fiamma . Non fi (pez¬ 
zo , ma tentato colla lima tofio andò 
in pezzi del colore del verderame : e 
quelli pezzi addentro erano pieni di 
fori , e nel mezzo ve n’era uno più 
grande degli altri , quanto un capo 
di Spillo. 

Curiofo, e dilettevol giuoco r.ap- 
prefentè alla vifia un’ ^Itro Smeraldo 
grofibche pefava once dfie f imbrat¬ 
tato con mefeoJamenco dal^e mate¬ 
rie > come chiaro davano a conofeere 

alcune 
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alcune vene, e ftrifcc di rodo, onde 
«ra fregiato nel mezzo . Qnefto Snie' 
raldo dopo 30. minuti fecondi comin¬ 
ciò a mandar fuori alcuni bianchi bioc¬ 
coli lunghi, e tondi, come farebbe 
lina Caftagna ben cotta in acqua, e fo¬ 
rata in alcuna parte della, buccia , fa 
altri la fpremelTed’ogni’ntorno, eh 
coftrignedea fcappar fuori , o per lo 
buco fatto , ovvero pe’l gambetto 1*’ 
internafoftanza , e pafta di eda. Qtie- 
fìi bioccoH erano per traverfo vergati 
di linee più fcure del redo , le quali fi 
vedevano, col microfcopio : si che in 
tutto, radembravano, i. bachi delle 
frutta. Poco dopo fi fquarciò lo Sme¬ 
raldo , e fi partì in più pezzi verdi , 
ne’ quali il microfcopio diftingueva 
alcune parti frammedecomedi ghiac¬ 
cio. 

Lo Smeraldo diviene molto piùte¬ 
nero o per lungo, o per breve fpazio > 
che fia dato tormentato, da queda 
fuoco. 

DEL. a I ^ C T 0. 
Più agevolmente dello Smeraldo fi 

drugge il Giacinto. Uno diquedidi. 
^rani 2^ fi drufse infette minuti fe¬ 
condi , e fi raccolfe. in pallottola . 

Ud 
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Un’altro di grani 3. ^ lo ftcfso in 
otto minuti fecondi quando era di fi, 
giira fparfa, e piana j ma poiché fu di 
figura tondasper iftruggerlo di nuovo, 
appena baftarono dodici , Proporzio¬ 
nalmente corrifpofero a quello fpa- 
ziodi tempo altri Giacinti da noi pro¬ 
vati : altri più tofto5 ed altri meno, 
c tutti in fra breyiffimo fpazio ftrug- 
gendofi. 

Non è già sì ftravagante in variare 
colore. Innanzi di (Iruggerfi , non, 
imbianca , nccambia colore. Subito, 
ftrutto, fi copre dicolor nero ^ quan¬ 
to altri pofsa immaginarfi , e lucido j 
ebellilfimo; nondimeno col micro- 
fcopio.vi fi feorgono alcune macchie 
di criftallo non tinte . Si volte provai 
re, fe con maggior forza di fuoco ri- 
ciiperafse la perduta,crafparenza. Per. 
che procurammo d’avvaiorarlo con 
altra lente più acuta ,, e più perfetta. 
Corrifpofe Pefietto. al defiderio.. Di¬ 
venne il Giacinto turchino, e trafpa- 
rentifiimo y ed oltre ogni altra gioja 
bellifiimo. , 

Non dee recar maraviglia una tal 
mutazione, laqiiale da noi cftataof- 
fervata , neiramianto , nel lapislaxr 

zaloy 



ifS Giqrn. De’Letterati 

zalo, nel tabacca, ed in pili altre di- 
verfe materie*) fiecome pocod’avanti 
é detto. Un moderato calore di qiic- 
ftofpeechio lo ammanta di un color 
bianco fticido , che niente traluce , e 
tal fiata dà nel bigio . Ed allora non 
foglio no efsere interamente ftrutte , 
ed anzi fiiol efser quefta. la prepara¬ 
zione per liqucfarfi.Maggior calore le 
annera, e apprefso fpogliate di qiiefto 
colore acquiflano trafparenza , e co¬ 
lor verde, o turchino, il qual colore è 
pili chiaro, o più torbido a proporzio¬ 
ne dell attività del fuoco , che lo pro¬ 
duce» Alcune materie fempre bollo* 
no, e le bolle loro fi muovono conae 
altrove è detto. 

Nè altri fi creda, che quefta traf¬ 
parenza , e colore fia partorito dalla 
lunga cottura ; perciocché quella non 
ha virtù di dilporre o collocate le par¬ 
ti in tal fito , che sì trafmettano la lu¬ 
ce, e sì la ripercuotano , onde fia il 
criliallo trafparente, e di bello, e lu¬ 
cido colpr tinto * Egli è adunque, an¬ 
zi che nò , effetto della violenza del 
fuoco, ^'he forfè fenza interna altera- 
zione dèil#!>parti, or in un modo ,or 
nell’altro le ordina ^ e. dJfpone. Quiri- 

di 
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di avviene5 che felina di qucfte pal« 
lottole già diventata oltremodo traf» 
parente > e chiara , di nuovo s’info¬ 
cherà con calore più moderato, fi ri¬ 
tornerà o verde, oneralo bianca, fe¬ 
condo il grado di calore, che fele 
fomminillra. Nè per lungo tempo 
che fi cuoca , acquifterà giammai al¬ 
tro colore, fenoli fi rinforza il calo¬ 
re del fuoco. Egli è ben vero che gran 
parte ci ha anche la materia , che in 
vetro fi permuta , e quale in vetro 
giallo, qualein verde, qualeinlim- 
pidifiimo criftallo fi trasforma. 

Or torniamo al Giacinto . Tra¬ 
manda egli alcune bollicelle , che' 
fchizzan con iffirepito a guifa delle fa¬ 
ville del carbone di quercia j quelle 
non fogliono eflfere molte, nè paffarà 
il numero di tre, o quattro *, nè ferva¬ 
no tempo certo, e determinato; im¬ 
perciocché il maggiore de’^foprano- 
minati sfavillò dopo 40. minuti fecon¬ 
di, il minore dopo 170. altri non isfa- 
viilarono giammai. Un Giacinto do¬ 
po due minuti primi gittato in acqua , 
rovente com’era , fiftritolò in mina-, 
tifiìmi pezzuoli, che a fperargli tra- 
lucevano >eper laloropiccioiezzaap-, 

pari: 
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parivano verdi , Dopo tre minuti 
primigictato in olio, non fi fpezzò > 
reggendo in oltre al tremore cagiona¬ 
to dalla lima a ed alla premura del col¬ 
tello . 

Pochifiima mutazione fi ofierva_. 
nella durezza del Giacinto • In quel¬ 
lo , che fi era gittato in acqua > e ap¬ 
preso in olio 5 non fi oflervò inteneri¬ 
mento veruno ; negli altri pochifii- 
mo > e quafi infenfibile. Il pefo ancora 
fi mantiene. 

DEL G ^ ^ ^ T O. 
Dal Giacinto non ifvaria molto il 

Granato più duro, nella prontezza di 
liquefarli, e raccoglierfi in fpera. Un 
granato dionee 3. ‘I fiftruife in4. 
minuti fecondi, ed un altro più grof- 
foinfei: eia feconda volta , che di 
nuovo fi cimentò 5 in cinque , ed in fra 
quattro 5 dopo che fu ridotto in pez¬ 
zi, cadendo infocato in acqua,traman- 
da ancor egli alcune fa ville, che fchiz- 
zanocome fchizzar fuole la polvere^ 
d’acciajo gittata in qualche lume acce- 
fo. Maquefto non fa , che dopo lungo 
tempore quando il fa, dura pochifiimo. 
Il primo diede cominciamento a que- 
fio giuoco in fra fei minun’ primi,! al- 
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troia fra minuti 4.1 Qneifo medefi- 
mo a minuti <j.30. gonfiò non poco, e 
appreffo fgonfiòiqiiindi gonfiò di nuo¬ 
vo, e poi parve , che qual arida ve- 
fcica s’afciugafle il gonfiamento, e fe- 
gui dopo 17. minuti. 

Il colore del granato liquefatto, e 
raffreddato s’affomiglia al colore dell’ 
uliva fracida, o dell’azetuna, e fme- 
raldo di S. Marta . Non è diafano, 
quantunque fia foggiornato nel fuoco 
lungo tempo 5 perchè fe quinci fi trae 
tofio eh’è hrutto, non è nè lifcio,- 
nè lucente , ma ruvido , feuro, e 
brutto. 

Giteato in acq^ua dopo tre minuti 
primi fi ruppe in pczzuoli , e quefti 
reftkuitial Sole in quattro minuti fe¬ 
condi fi ftruffero, e la pallottola da 
efiì formata per dieci minuti primi 
percoffa dal Sole , parve, che dive- 
nifie piu nera, e più fplendente dell* 
altre. 

• 11 Granato ritiene si poco della fua 
primiera durezza , che non fi ricono-p 
ice più per Granato , e pare che appe¬ 
na ne confcrvila metà. Non ifcapita 
già punto nel pefo. 

DEL 
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DEI GlilSOLiro. 
Non cosi facilmente fi arrende a 

quefto fuoco il Grifolito ; Stenta a 
ftruggerfi, nefi fondemai in manie¬ 
ra , che le parti acquiftinofluflibiiità 
badante ad unirle in sfera . 

Un Grifolito di grani comin¬ 
ciò a ftruggerfi dopo i p. minuti fecon¬ 
di , ed in fra minuti f)rimi 4.10. par¬ 
ve 5 che fofle ftriitto per ogni banda ; e 
fparvero le cantonate fenz’altra mu¬ 
tazione di figura. Pa/Tati dodici minu¬ 
ti priuìi 3 fi lafciò freddare : freddan¬ 
doli prefe color di piombo , ed anche 
più fucido 3 e più fofco . 

Si efperimentò di nuovo , tormen¬ 
tandolo per altri minuti primi 4. Pro- 
fegui lo ftruggimento folito. Si but¬ 
tò in acqua, e non crepò 5 eracquiftò 
alquanto di trafparenza, e di fuo co¬ 
lor naturale. Tentato colla lima leg¬ 
germente y fi ftritolò immantenentei 
in minuzzoli : come fovente avviene 
alle perette, e gocciole di vetro tem¬ 
perate a acqua , quando loro fi rompe, 
o colla lima 5 ocolle dita il gambet¬ 
to. Quelli minuzzoli ritornati al So¬ 
le tutti fi liquefecero, e s’unirono in 
tempo di nove minuti fecondi. Reftò 

per 
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per lungo tempo il Sole ingombrato 
da neri nuvoli . Q^ndofifcoprì, in 
fralofpazio di fecce minuti fecondi 
ftrufse il Grifolito, e il rivefti di color 
bigiojfucido , efmorco, e non pun¬ 
to crafparente. Dopo due minuci pri¬ 
mi lì tudb nell’olio , e fi mantenne fal- 
do-, non potette già refillere alia pi¬ 
giatura del coltello, che non fi fmi- 
nuzzafse. 

Gli ftefil effetti fi ofservarono in un 
Grifolito di once r. 14 , fe nonché 
centra quello urtarono si forte i raggi 
del Soie, che al primo ’ncontro ne fea- 
gliarono lontano una fcheggia , onde 
non fi potette aver rifeontro del pe- 
fp. Non fu si fattamente oftinato un’ 
altro Grifolito più piccolo: peroc¬ 
ché quello doppo i minuti fecondi 

avviando a ilruggerfi in fra 48. de’ 
medefimi fi formò in sfera , e bolli 
fempre, avvenga che nel fuoco iun- 
ghifiimo fpazio dimorafse. 

Un pezzo più grofso non fi (Irufse 
mai interamente. Si ftruggeva aldi 
fuori, e dì mano in mano che vi feor 
revafopra il punto della luce più vi¬ 
va , fi vedeva flruggere in qiieilapar- 
te ) ma non paifava molto addentro lo 

flrug- 
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ftruggimento. Nella parte non brut¬ 
ta era nero e fpezzavad premuto colle 
dita. Non alleggerì punto 5 ederaii 
luo pefo once 4. 14. ^ Quefta pie¬ 
tra poco intenerifce , permutando- 
fìin vetro ^ perciocché è molto tenera 
per fe medefima. 

DELL^ TUI{C 
Giocondi (limo 5 e curiohilìmo he 

lo fpettacolo , che ne rapprefenta la 
Turchina* Qt^eftafubito, che viene 
invertita da'raggi foiari uniti dallo 
fpecchio, incomincia una ìeggiadrif- 
limadanza? e fatto un brieve ballet¬ 
to di mezzo minuto in circa con un 
falto precipitofo balza in terra. Quan¬ 
to è guitofo agli fpettàtofi querto bal¬ 
lo > tanto fembra > che ha tormento- 
fo alia turchina. Perocché come uo¬ 
mo forprefo d*ogni intorno dalle 
fiamme , alla fua Verte avventateh , 
rtride, e falcando h dibatte s efquote, 
eli panni rtracciando glirtracci av¬ 
venta inquae’n ià*, e non trovando 
fchermo , e difperato di potere altri¬ 
menti fmorzare il fuoco j nel vicino 
fiumehfpinge, oh lancia: cosiella 
fcoppietta t faltabella,e fcaglia da per 
tutto molte fchegge > e finalmente 

per 
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per fottrarfi dall’incendio , rovinofa- 
mente precipita. 

Ne vi è ritegno > chela trattenga* 
concio(hacofachè a premerla cotu# 
ferro fi fminuzzi, c qsiefti minuzzoli 
faltellando d fuggano. Una voltafo- 
la accadde , che una turchina dopo 
aver qua > e là faitellato per alcun-* 
tempo , non efsendo ancora tutta con¬ 
fumata , e partita in fchegge,fermof- 
lì, e ftrufscli y ma non ritondoffi in 
palla. Dopo4. minuti primi la libe¬ 
rammo dal fuoco , che fembrava-. 
fchiuma di ferro . 

La polvere della Turchina non fal¬ 
lò via 5 efiflrufse: ma nè pure efsa 
volleraccoglierfiin pallottola, e di¬ 
venne fecondo ch’è detto dinanzi. 

Una Turchina fifcaldò lungamen¬ 
te col Sole non armato dallo fpecchio, 
acciocché concepire il caldo appoco 
appoco: quindid prefentòallo Spec¬ 
chio lungi dal fuoco, e fi andò di ma¬ 
no in manoaccoftandola fin che ficon- 
duceflfeal punto, dove fi unifeono i 
raggi raccolti dallo fpecchio . Queft* 
accorgimento, e diligenza ufata da 

inoi giovò alquanto per impedire il 
ìfaltellio, c Io feoppiamento si furiofo. 

11 ^ 
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Il vetro di quella fu più bello , e vària¬ 
mente dove bigio fcuro, e dove sbian¬ 
cato . 

Lo fcoppiamento, e fchizzamento 
di quelle pietre non ci permette mai 
di rifcontrarneilpefo. 

DEL CB^iST^LLO DI MOl^E 
Con maggior impeto feoppia , e 

fchizzailCriftallo di Monte > ma non 
faltelia, efeheggia di man in mano, 
come la Turchina: anzi fi fchianta aun 
tratto, efi lancia . Molti pezzuoli di 
Criftalio di Monte in due minuti fe¬ 
condi fi fcagliarono tutti . Un pez¬ 
zo molto grofib tofto feoppiò con lire, 
pito: e qua e là volarono i pezzi, ed 
alcuni di efii erano molto grofil. 

Si provò a fermarlo col coltello, 
ma non badò. Nondimeno dopo 30. 
minuti fecondi un pezzofe n’avvertì, 
che fenza più muoverfi , fempre fi 
flette fermo. Non moftrò già princi¬ 
pio di ftriiggimento, ma bensì slega¬ 
mento di parti : perocché variamente 
tra efie appariva diverfo colore più 
lucido, e più chiarodelfordinario, c 
premuto con gagliardia , fi flricola- 
va , benché non fufie flato percofifo 
dal Sole , che due-minuti : poiché 
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quello > che per tempo più lungo èdi^ 
morato nel fuoco, è molto più agcvo-^ 
le a fpezzarh. 

Altro pezzo di Criftallo di Monte 
formato, e ritenuto col medefìmoar- 
tifizio, e dopo due minuti primi get¬ 
tato in acqua fi roppe in più parti, le 
quali colle dita fi sfacevano in polvere 
fottiliflìma, fuori di due ,o tre che re- 
fiftevano più delle altre . 

Prendemmo un’altro pezzo di Cri¬ 
ftallo provato in fimigliante guifadi 
once 27. e tenutolo dicci minuti pri¬ 
mi al fuoco dello fpecchio, lo ripe- 
fammo, c fi trovò del medefimo 
pefo. 

La polvere di quefto Criftallo do¬ 
po 40. minuti fecondi incominciò a' 
ftriiggerfi , e fe nc formò una pallottor 
la, alquantotrafparente , e bianca. 
miV ^METlSTO OI^lEìiT^LE, 

L’Ametifto ancora feoppia , e fchiz* 
za, ma non tanto furiofamente, quanr* 
toil Criftallo di Monte: e dopo il pri¬ 
mo aflalto a cui s’arrende, ftafaldifiì- 
mo a tutti gli altri urti de’ raggi fola- 
ri,. Uno di quelli, che pefava grani 5. 
dopodue minuti fecondi fi fpezzò : 

1 panatine 20. imbiancò ; e tolto vii-, 
Tom. FUI, M dopo 
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dopo 4. minuti primi, fi vide fimile al 
Criftallo di Monte , ma biancheg¬ 
giante. Premuto col coltello fi fquar- 
ciava in pezzi di varie figure. Rimef- 
foal Sole in tempo di un minuto pri¬ 
mo dimofirò quel fegno di liquefazio- 
zione, che poc’anzi accennammo nel 
Rubino. Ma dopo non fi vide altra 
mutazione , quantunque ficontinuaf- 
fe a tormentarlo per dieci minuti. 

Sioflfervarono li medefimi effetti in 
altro ametifio pili grolTo 5 fuor fola- 
mente , che quefio non fi fpezzò: 
quantunque la varietà de’ripercoti¬ 
menti di luce , che in efibfi facevano, 
deflero a divedere 5 chele parti era¬ 
no feommefse e fcom polle. 

La polveie di quella Gìoja fiflriig- 
ge 5 ma con (lento , e folamenre in 
quella parte ch’c fottopofta al centro 
dei raccoglimento de’raggi , come-# 
più volte fegui in fra lo fpazio di 
quattro, ofei minuti. Non così refi- 
(lela polvere più fottile, mafiima- 
mente allo fpecchio armato della lente 
migliore, perciocché dopo 16. minti*- 
ti fecondi fi flrufTe , e fi tondo , ed 
a<j^ui(lò trafparenza alquanto mag¬ 
giore di quella del Calcedonio , con-# 



Articolo IX. iS^ 
cui ferba alcuna fimiglianza. La fu» 
perficie anchle col microfcopio appa» 
riva pcrfetcamente lifcia come di Cri- 
ftalJo> 
Altro Ametifto di grani 5 g ^ fpezzò 

dopo trr minuti fecondi > e pafsaci 
quattro minuti fi gitcò in acqua : 
acquiftò color di latte , e fi ftri- 
telava in pezzi fottiUfiimi forni- 
gliaiìti allenila d’amianto : e per po¬ 
co fi farebbono fcambiati da’minuz¬ 
zoli in cui fi (tritolano le perette di 
Vetro. 

L’ametifto di poco fcapita di fua 
durezza. 

DEL TOV^ZIÒ. 
Il Topazio detto da acqua feoppia, 

e non fi ftrugge. lln Topazio bianco 
di once i, i, L feoppiò in fra ló fpazio 
di quattro minuti fecondi -, e fi divife 
in più parti, delie quali alcune falta- 
rono molto lontano. Dopo i8. minu¬ 
ti fecondi imbiancò , e perdette fua 
trafparenza . Quando fi fottralTe dal 
fuoco, il che facemmo dopo tre mi¬ 
nuti primi, era più bianco , e più luci¬ 
do del marmo di Carrara, e del 
mo Parlo. 

Q^fio medefimo Topazio gittato 
M 1 Ì9 
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inacqua dopo due minuti primi d’in-^ 
focamcnro fi divife in tre parti, e la- 
fciò nei fondo della tazza polvere fì- 
nifiima , e ruvida : ficcome avviene 
anche a altre gioje,che tutte, o poca , 
o molta ve ne lafciano. I pezzi age¬ 
volmente fi partivano in pezzi mino¬ 
ri, e quelli in altri minori , e final¬ 
mente fi riducevano in polvere ; la 
quale ripofta nel fuoco dello fpecchio 
fiattaccòfi debolmente 3 che nulla-* 
più; egran diligenza , e deftrezza nel 
tramutarla dallun luogo aH’aitro fi 
richiedeva,acciocchè Luna daU’altra 
parte non fi fieparafiTe. 

Non fi fpezzò già a buttarlo iaJ 
olio*, madifagevol cofa non fuari- 
folverlo a un tratto in minuzzoli, pre¬ 
mendolo con ferro , 

Non molto diverfi furono gli effet¬ 
ti , e l’alterazioni del Topazio giallo. 
Uno di quelli di once 5. I I. dopo cin¬ 
que minuti fecondi fi fpezzò, e ne fca, 
gliò lontano una fcheggiuola, e dopo 
16, imbiancò. Sitolfe via dopo tre 
minuti primi, ch’era del colore dell* 
opalle , e fi conofceva avere le parti 
fcompolle. Si meffe di nuovo al Sole, 
e indi a due minuti primi fi gittò 
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in acqua, e firoppe in fette pezEÌ, ol¬ 
tre alla finiffima polvere, che fi attac¬ 
cò alla tazza, Gittate in olio non fi 
{pezzo 5 benché premuto con forza-» 
anciafie in pezzi. 

La polvere di quefìo Topazio fi 
unifee, e fi congiugne meno di quella 
del Topazio bianco; della quale or 
ora detto abbianao. 

Intenerifce molto quella-pietra: ed 
ancora pare y che diminuifca nel pefo : 
perciocché un Topazio di once 2.4. x 
in fra lo fpazio d i dicci minuti primi 
feemò danari 4. |- 

DE'LV OT^LLE. 
Scoppia anche TOpalle, oGirafo- 

le 5 che chiamar lo vogliamo , e non li 
fìrugge 5 fe non fi polverizza. Uno di 
quelli pefante grani i | in due minuti 
fecondi feoppiò., e fcagliò da fe lonta- 
no un pezzolino ; cd appreflb pafiati 
altri nove minuti imbiancò. Diven¬ 
ne bianchi (fimo , e non traluceva, fe 
facilmente fi llritolava in rena. Mag^- 
gior candore acquiflò., avvalorato il 
Sole con miglior lènte , e la prima faji. 
da di fopra percofla dal Sole , fi craf. 
mutò in vetro. ; 

La polvere di quella gioja in fel 
M 3 minu- 
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fìiinuti fi {trulle si, che tbrmoireneuna 
palloccQia candidufima , c lucida > 
benchc non trafparence. 

Non fi Itricoiò lOpalle gictato in 
acqua 5 fuorché in alcuni pochi min uz¬ 
zoli rcftarinelfondo della cazza. Egli 
è ben vero, che di leggiere colle dita 
fi itritolavain parti minime. Non al¬ 
trimenti avvenne di quello 3 che fi git- 
tò in olio.. 

DELLU VEF{LE. 
Le Perle a guifa di tutte l altre ma¬ 

terie di mare, e d’acqua da noi fi n’ora 
efperimentate , delle quali; fi tratter- 
.ràdaperfe, feparatamente , fi calci¬ 
nano, e non fi riducono a vetro , 

Due perle di grani i. imbiancaro-. 
no, in quattro minuti, fecondi ,, e inco¬ 
minciarono a gonfiare, e tramandar 
fumo, che durò cinquanta minuti fe¬ 
condi, Tolto via dopo tre minuti pri¬ 
mi, erano si bianche*, che ne perde¬ 
va il candor del getìTo, e a guifa di gef- 
fo fi sfarinavano in polvere morbidif- 
fimaAvvenne lo ftelTo d’una perla 
tenuta nel fuoco folamente quattro, 
minuti fecondi.. 11 fapore di quella, 
polvere dimoitraefier veramente cal- 

-dnata. Né palla ad altra mutazione 
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la perla per lungo tempo, che dimo¬ 
ri nel fuoco delio fpecchio. 

Grande Ci cildiminuimenro del pe- 
fo. Una perla di danari iS. fcemò 
otto danari in quattro minuti fecondi. 
Altre due di danari 41. alleggiarono 
per metà in due minuti primi. 

Non profeguifce piu oltre Io fmi- 
nuimento , come s’efperimentò in tre 
perle di grani 2 l* le quali in tre mi¬ 
nuti primi feemarono granì i-l» > e 
dopo in altri tre minuti niente dimi¬ 
nuirono . 

^GG1VXT.A ^LV ESTEB^lEli^E 
DELLE GIOJE. 

DEL Di\aM^1ATE. 

Non fenza ragione è fiato Tempre 
(limato fingoJariilimo in tra Je gioje 
tutte^ e tutte le pietre, il Di'ama'nte. 
Perocché oltre alla lua durezza , 
chiarezza,per cui fenza ninna con^pa- 
razione e agguaglio avvanza tattile 
gioje , è dotato di molte altre qualità 
fingolari per avventura nonconofeiu- 
tcdagh\anfichi . Adoperò la faggia 
natura fpeziaje maeftria nella teditu- 

M 4 ra, 
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ra 3 e ordinamento delle minime parti 
cjiqiieftagioja, e in diverfa guifa le 
difpofe, ecollegò . Che (ìacosi, gli 
(effetti io ci dimoftrano. 

L’altro gioje tutte, o non fcemano 
di pefo, o appena efènfibile lo fccma- 
mento : e le pietre, alcune delle qua¬ 
li molto fi diminuifcono, fvaporano 
e sfumano vifibilmente. Per lo con¬ 
trario il Diamante non fi vede mai fu¬ 
mare, enondimenonon folamente fi 
diminiiifcefenfibilmente, ma tutto fi 
dilegua in parti fottiliffime > che per 
fenfo comprendere non fi poffono. 

Quelle pietre , e gioje, chefcoppia- 
ao , e fi fquotono^ e faltano *, il fanno 
tutte a’primi afialti de’ raggj folarf, 
a’quali fiibito fi rifentono y e dopo il 
primo sforzo foggiogate, e domate^ 
dal Sole , s’acquetano , e non più fi 
muovono . 11 Diamante come che dia 
laido, e fermo nel principio , final¬ 
mente dopo molti minuti primi, quafi 
,vinta dalSole la fuaGoftanza, firifen- 
tCj e quando altri meno fe l’afpetta, 
o firompe,o fcaglia qualche fcheggia : 
poi fi ferma, e dopo qualche tempo ne 
lancia alcuna altra: e tra per lofca- 
giiare le parti groffe , e per lo dile- 
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gu a r 1 e fo tt i l i (fi m e i nv ili bi 11 c u et o fi 
-difiìpa, edifpcrge. - 

Molte Gioje gittate in acqua roven^ 
ti 3 quali elleno fono nel fuoco dello 
fpecchio 5 refiano appannate . Allo ’n^- 
contro il DiamanteaS’olfufca jcs’olct^ 
ra per il Sole, e Tacqua in cui fi gitta 
infocato, gli toglie quel velo, cheF 
appannava, e iorendetrafparente. * 

Finalmente Faltre gioje e pietre 
tutte , o fi Sfuggono fole , o mefcola^ 
te con altre materie. Il Diamante fol¬ 
lo ha una si fatta tefiicura , e coilega- 
menco di parti , che nelTuna- materia 
le può fondere , e rendere fluflibili', 
comeapprelfodiremo . Avendo corri- 
prefo per varie forte d’efperienze , 
che il Diamante nè intero, ne polve- 
rizzato fi ftruggeria, volemmo pro>- 
vare , fe fi potefse ciò confeguire me- 
fcoiando con cfso altre materie , che 
ajutafsero lo firuggimenro , avvalo»- 
rando l’attività fcrventifiìma del fuo¬ 
co . Finora non abbiamo trovato co- 
fa , che abbia pofsanza di moftrarci un 
minimocontrafsegno di temperamene 
to del Diamante . Nefsnna materia 
con efso fi mefcola ; nefsunaa, lui 
unifee. f 

M. fv Pre^ ’ > 
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Prefo un Diamante grofsetco ed mi 
pezzo, di vetro 5 collocammo I nno e 
l’altro nel fuoco dello fpecchio. Di- 
flipraróvi fei minuti primi fenza che il 
Diamante defse mai alcun * fegno di 
volerli liquefare o pongiugnere col 
vetro già ftrutto « Calcato più volre j, 
e rivoltato 5 ed immerfo nel vetro li¬ 
quefatto, fi dilgiungevada per feftef- 
fpj, come fa Tacqua; dairplio : nè fu» 
mai poinbile,, che alcuna parte di ve¬ 
tro s’attacca fie al Diamante . Scemà 
il Diamante > e patì, tutte fiilefie alte¬ 
razioni, che fogliono accadere quan¬ 
do s’efperimenta il Diamante fenza. 
vetro*. 

Si provò a coprirlo dicenere : ad in¬ 
volgerlo in polvere di pietra ferena 
congiungerlo con, amianto*, ma il Dia¬ 
mante più che mai pertinace fchifòd’ 
iinirfi aquefic;macerie , che cofto fi li- 
quefanno,,, e trafmutano in, vetro. 

Sotterrato ne) fale ditartaro, sfumò, 
quello, , c reftòjllefo il Diamante.. 
Siccome; feguitò aggiuntavi buona:* 
quantità di folfa Congiunto con 
piombo fece menodel ritrofo, ed una 
particella di piombo fòpravi s’attac- 
eò . E, ciò.avvenne per avventura per 
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la ruvidezza, ed afprczza della fuper- 
fìciedel Diamante , cui il Solejconfu- 
mando il Diamante, fora a guifadi 
legno intarlato . Ora ficcandoli il 
piombo in alcuno di quei buchi più 
cupi , egli avviene ch’e’vi ftagni, c 
rappigliandoli nei ralfreddarfi vireM 
attaccato 

In oltre provammo ad unirlo eoa 
rame 5 con, ottone , con ferro, con fra¬ 
gno , con oro, con porfi.do ,,con lapis- 
iazzaio , con talco : ad involgerlo in 
bolo rodo armeno, in vetriuolo , in 
falnitro, in faie ammoniaco , in allu¬ 
me di rocca, nè potemmo mai confe- 
guire, che o s'unide con alcuna mate, 
ria ,, o dede alcun fegno di lique¬ 
farli .. 

L’antimonioda sì che acquilli mag¬ 
gior candore del folito o lia velo più 
denfo, che r.ippannié 

DELV ^LTKE GIOJE. 
Attivilliino per agevolare io drug- 

gimcnto delle gioje, e pietre più refi- 

denti li è il. vetro. Porgono grand’aja- 
toa queft’operaziòne anche la cenere,, 
cd altre materie, che in vetro fi con¬ 
vertono: ma non operano fin canto,, 
che in vetro crafmutate non fono j ed. 

M. 6^ allo:' 
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allora da vetro, elicile fono j.ajutano 
fortemente, e rinforzano. Ja poifanza 
de’ raggi foJari. L’inchioftro ], il fale 
di tartaro , ed altre limili materie,_che 
di leggieri sfumaao, o poco ,.0 nulla-»: 
recano d^ajuto », 

Un rubino di mezzo grano co)rag¬ 
giunta di due grani, e un quarto di ve¬ 
tro dopo minuti fecondi cominciò 
a ftruggerfi, e congiugnerli col vetro . 
Nondimeno dopo una dimora di tre 
minuti , e mezzo fi foorfe il rubino 
tulfato nel vetro , e adagiatofi nella^j» 
parte infima della palla di vetro , dove 
bianco , edov^e rodo . Si lafciò fred^ 
dare la palla , e freddata che fu, fi ca- 
povoif 3.; di nuovo fi pofe a ftruggere » 
Subito li rubino fiattufiò di nuovo nel 
vetro , e tiaboceò nel fondo . Fu ne» 
ceda rio più e, più, volte rivolgere la 
palla avanti, che il rubinotatrp dive- 
2iide bianco c trafparente . Imper¬ 
ciocché il medefimo verrojcheeferci^ 
tava la fua attività eontr’al rubinojnel 
medefimo tempo per eder gran quan- 
tjtà, gli fervi va di riparo^ e di fche 
mo 5 ricoprendolo , e difendendolo 
dagli urti de’ raggi folari , che con 
minor forza penetrano ^ e crapadano 

fi ad-' 
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fi addeatro Non; fi eonftife giammai 
col vetro femprea lui attaccatole den¬ 
tro a lui fommerfo, e Tempre raccolr 
to ia fe 5 e da lui diverfo, si nel colo¬ 
re , si nella, crafparenza.e neiì’unOj e 
neiraJcra.molto inferiorev 

Altro Rubino più grodo,. che pefa- 
va-|.di grano , coperto di cenere co¬ 
minciò a firuggerfi in fra lo fpazio di 

minuti fecondi > ed imbiancò, e 
fchiarì' piu preda mente : forfè non 
per altra cagione 5. fe. non perchè rer 
dava fepolto in minor quantità di, ve¬ 
tro 5 ch’era un fol grano. 

Non molto differenti fono gli ef¬ 
fetti del Topazio bianco 5 delTAmeti- 
ftoorientale 3 e de] Criftallodi Monte. 
Evvi però^qiiefta diverfità , che s’in¬ 
ternano ìncptal guifa nel vetro 3 e fi 

fanno, sftrafparcnti 3 che col vetrofi 
confondono., il quale appare tutto 
quanto fatto d’una medefima materia. 
Nonpertanto provando noi a preme¬ 
re con forza, e fchiacciare la palla del 
vetro 3 ove era un pezzuolo di Criftalr 
io di Monte; appianata , che fu il ver 
tro daj/erropremente , il criftallo s»’ 
oppofe al ferro con gran refidenza, e 
non volle cedere.^ e fpianarfi : qual fe^ 
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ne fofTe la cagione 5 o perchè e’ non fof* 
fe incernamcnce fìructoj o perchè tr^ 
per il freddo del coltello, e per la pri¬ 
vazione delia luce ribattuta dal mede- 
fimo, e’s alTodaire in quel momento . ' 

DELLE TEI(LE, 
Dopo r altre gioje tentammo le-* 

perle, le quali,come altrove è detto,!! 
calcinano > e trafmutano in candidi {fir¬ 
mo geflTo,^ ne più oltre palTano , ficco- 
meavviene a'corallie ad altre mate¬ 
rie generate in acqua. 

Pigliammo una perla, chepefava 
tre quarti di grano , ed un grano di 
vetro , già tormentato dal fuoco dello 
fpecchio fin tanto che non fcemafie 
piu . Dopouna lunga dimora di otto- 
minuti primi fi trovò, fcemata tt di 
grano: e fi era formata una palla di 
vetro verde, e trafparente , fuorché- 
nella parte fuperiore riguardante il 
Sole , dove era appannata , e fucida 
Cimentata di nuovo ,, e tenuta nel fuo. 
co dello fpecchio per un mezzo quar¬ 
to d’ora , fi divife quella macchia . 
che intorbidava la parte fuperiorej 
e quafi del tutto fi dileguò-. Nondi¬ 
meno anche dopo un quarto d’ora vi fi 
vedevano due punti di quella macchia 

fucl' 
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fucida , quantunque il vetro folTe UL 
altre parti chiaro, e trafparentc, e 
turchinodiiavato, fomigliante al Zaf¬ 
firo . Era fcemata un,’ altro quarante- 
fim.odi grano 

Il giorno feguente di nuovo la pre- 
fentammoai Sole> e quivi la tenem¬ 
mo per un quarto, d’ora.. Non fcemò 
punto. il vetro fi moftrava chiaro, ma. 
biancheggiava . Alcuna volta diven¬ 
ne verdegiallo con moite; bolle in ci¬ 
ma . Altre volte, fvanite le bolle di 
nuovo biancheggiava , e ricoprivaii 
tutto d’un velo, d appannamento . 

Quefie tante e h varie mutazioni, 
ci tennero fofpefi, e fecero dubitare ,, 
fe veramente la perla fi. liquefaccia, o 
fi vero fi divida in minutiifìme parti- 
celle 5 le quali difperfe per tutta la fo- 
Aanza del vetro, ed ora in unaguifa, 
ed oranell’àltra; collocate,^ e difpofte 
cagionino quegli appannaraentf , e 
quelle mutazioni di colore. Con altre 
efperienze forfè , fitoglierà. in alcun, 
tempo quefto dubbio 

Una perlache pefava grani 1. -f lot¬ 
to lo fpecchio fcemò di grano. Si. 
tenne tre giorni ripofta ; gonfiò, e fi 
ftritolò dafeilefia , c crebbe di pcfò» 

^^di. 
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■f di grano. Sruggemmo con vetro 
quefiogedo di peria , e formò un cri- 
fìailo adai trafparente . 

M STEI{JE1S[Z E DEll£ 
TILT E DUI{£. 

dell: sAg^te QBj.Enjr^Li. 

■i Grandiflima fi c larefiftenza, che 
4e ^gate Orientali fanno al fuoco del¬ 
io fpecchio : fi (tanno ofiinatiflime, e 
non così agevolmente fi lìruggono, ol¬ 
tre la prima fottiiifiìma fuperficie, 
Ma come che in tra loro gran difiigua- 
giianzavifia , c grande altresì la di- 
verfità della refifienzacon cui contrae 
fianoallo firuggimento. 

- Prendemmo deli’Agata Orientale 
nella parte più trafparente, e fcolori- 
ta. Subito (ì cambiò ^ e perduta fua.-. 
trafparenza aequiftò grandifiimo car>- 
dore ^ e nella faccia rigiiardanceil Sole 
;un lultro bellifiìmo dinvetriatura. Se 
fi cimenta tritolata, fi at capcano Tuna 
ali'altra le particelle di efia , ma fiechè 
agevolmente^ pohono difìaccarfi : e 
tanto è più forte l’attaccamento, 

^quanto più minute, e fottili fono.lc 
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particelki e fortillìmo fi è, fe fi reca in 
polvere foctiìifiima . Ma non arriva 
giammai a ftruggerfi, e ftemperarfi 
interamente , ficchè liquida , e cor. 
rente divenga-, oatta a ricevere alcu¬ 
na figura 3 che vi s’impronti . Segue 
prima il cambiamento di colore, che 
•l*attaccamento . Accade quello in 
pochi minuti fecondi . Per quello ve 
ne bifognano aifai de’primi. 

Molte fono le materie , che mefco- 
late colPAgata , a)utano il difciogli- 
mento delie fue parti, e Tammoliano, 
cliquefan.no5 eia trafmutano in ve¬ 
tro 3 Quella fottilifiima polvere 3 del¬ 
la quale ora abbiamo fatta menzione > 
fpruzzata d’inchiollra, ed al di fopra 
tinta di nero 3 in 11. minuti fecondi 3, 
fi trasformò in una pallottola di vetro» 
di colore afsai fofco. Altresì fi vetrifii- 
còmefcolata con cenere : ma fi richie¬ 
de di tenerla alquanto più , dovendofi 
dar tempo allo sfumamento della cer¬ 
nere , Tramifchiata con tartaro, fi 
ftrugge più lentamente, che con la ce¬ 
nere, ed il tartaro tutto fi dilegua in 
fummo. Colla borrace ancora fi ftrug¬ 
ge, ma non interamente 3 ejfi fcorge 
la pallottola di vetro qua; e là mac¬ 

chia- 
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chiatadi bianco ingu'fa di puatolini 
di gedo penetrati al di dentro. 

Non poliamo ficLiramente afferma¬ 
re che accada del pefo> fe fcemi , 0 
crefca per la violenza del fuoco . Le 
più volte crebbe, febbene il crefci- 
mento fu piccolo, e non arrivò mai 
alla trentèlima parte di tutto’) pefo. 
Alcuna volta fcemò , ma rade volte 
ciò avvenne. Altre volte non fi offe r- 
vòalcuna mutazione . Rado , o non 
non mai accade 5 che il pefo crefca , fe 
fi pefa fubito avanti, che fi raffreddi,. 
Può edere, che quelle differenze fi ca¬ 
gionino dalla diverfa cottura delia 
pietra : e che la calcinazione le accre- 
ica pefo>e gliele confervi fenza crefci- 
mcnto rinvetriatura, chela difende 
dall’inzuppamento , e dalle qualità 
dell’aria circoftante . Allo ’ncontro 
fcema ella per avventura , quando P 
impeto, e la forza de’raggi folari ne 
diftacca qualche fcheggiuolaicome tal¬ 
ora addivenir fuole, che alcuna ne 
fchizza via : e difficil cofa è l’offervar- 
Jamaifempre, potendo edere si pic¬ 
cola, che sfugga la villa deU’Oderva- 
tore . 

Non odervammo già la medefima 
diffe» 
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differenza provando l’Agata nella par*» 
te più colorita , e nera. Quella fem- 
precalò di pefo , forfè per Io sfuma- 
mento delle parti», ond’è colorata . 
Gl più, or meno feema.. li maggior 
dirninuimeiito d fu d’un quinto di 
grano in quattro grani d’Agata nera, 
cioè la ventèlima parte. Negli ftrug- 
gimenti, e ne’cambiamenti di colore 
fenza divario conliderabile 11 conviene 
coii’agata trafpare.nte 

Non dilTomigliante da quella lì è 
l’Agata fardonicata gialla. Élla anco¬ 
ra di fubito imbianca , e diviene can- 
didillima ; ed apprelTo acquilla lullro, 
c fplendore per Tinvetriatura della 
fuperficie percolfa dal Sole . Ella c 
ben più impaziente ; e rìfentits, dell*' 
altre due , ead un tratto feoppia , e 
fchizza, e fcaglia lontano alcune par¬ 
ticelle . Perche non potemmo rif- 
contrareil pefo, fe non una volta , 
che non lì vide alcuna fcheggia falcar 
via , e feemò poco meno di un trentè¬ 
limo . Il vetro di quella mefcolata 
con cenere fu più vago, e più bello 
dei! altro, ed era dotato d’un color 
turchino a maraviglia leggiadro. Ma, 
come altra volta lì è avvertito,il colo- 
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re, e la chiarezza del Vetro ^ fpelTe fia- 
te dalla violenza del fuoco 3 e da altre 
circonftanze, anzi che dalla qualità 
della materia fi cagiona . 

L’Agata roda è molto meno perti¬ 
nace , e meno refifte al fuoco. Li pez¬ 
zi grandi di quella vena rolTa imbian¬ 
cano ancor e (fi in jxichi minuti fecon¬ 
di 5 e fi rende in elfi piu vifibile Finve- 
triatiiraje più fortemente s’attacca¬ 
no . I piccoli fi ftruggono del tutto 
in fra brevidimo fpazio di tempo : al¬ 
cuni in mezzo minuto, ed altri in tem¬ 
po più 3 o meno lungo, fecondo chV 
fono maggiori, o minori. Ma non è 
tale lo ftruggimento, che firaccoglia- 
no in pallottole . Si accelera bensì 
alquanto coli’inchioftro^ 11 vetro di 
quefta mefcolata con cenere, è verde 
di mare. Lo fcemamento è si picco¬ 
lo, che appena ci arrifchiamo ad af¬ 
fermarlo . 

L’Agata di vena bianca, c più for¬ 
te , e più, e meno refiftente della rof- 
fa. Nelle fue alterazioni cfomiglian- 
tidima alla trafparente, di cui in¬ 
nanzi è detto *, e forfè anche alquanto 
più opinata. 

j 
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miV^G^Tu DI 

L’Agata di Siena bianca nelle fué 
ftiutazioni, e nella pertinacia a non 
ftruggerfi è limigJiantiilIma all’ Agata 
orientale , Cangia tofto colore , e 
acquila a giiifa’delTaltra un candore 
oltre modo bello , avvegnaché perda 
fua trafparenza, tal quale l’aveva pri¬ 
ma . Ancora di quella è molto incer¬ 
ta la variazione del pefo , come dell’ 
altra innanzi c detto . Nel trafraucar- 
fi in vetro opera Umilmente aU’altra 3 
delia quale in prima dicemmo. 

L'Agata paonazza contrada meno 
al fuoco del Sole. In pezzi grodi non 
fi ftruggCjftritoiata in pezzetti minori 
fifiriilTe in 18. minuti fecondi, e fi 
cambiò in vetro bia nco non trafparen- 
te, nè tondo. Polverizzatali ftrulTe 
in venti minuti fecondi ; ed avvenga- 
che non divenifi'e trafparente 3 non 
per tanto divenne quali del tutto 
tonda. 

DELV^G^T^ di 
Più debole fi è l’Agata di Francia , c 

raalfimamente nelle vene rolTe . Di 
quella un pezzo imbiancò in 14. mi¬ 
nuti fecondi , e quindi cominciò a 
ftruggerfi, e tutto fi ftemperò , quan- 

tun- 
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tunque e* fi fitondade con ftento. Fu 
il vetro bianco, e non trafparente » 
Tanto quella di vena rolla , quanto 
quella di vena bianca fogliono à un 
tratto feoppiare , e fcagliare alcune 
fchegge 5 perchè non potemmo giu¬ 
dicare delia differenza del pefo > fe 
crefea, o feemi. imperciocché febbe- 
ne talvolta diminuì alquanto , ben¬ 
ché non fi vedeffe 5 che alcuna parte fi 
diftaccaffe > c faltaffe via : nondimeno 
può effere , che la picciolezza ci gab- 
baile , e alcuna fe ne fottraefse fenzà 
efsere ofservata da noi. 

L’Agata di vena bianca foftienecofì 
maggiorcoltanza gli urti de’raggi fo- 
lari* Non fi ftrugge interamente > fe 
none ridotta in polvere , o fe non è 
tinca con inchioìtro^. ovvero mefcola- 
ta con cenere, o con Vetro « Né l’in- 
ch ioftro ha tanta forza di renderla si 
liquida, che divenga tonda perfetta¬ 
mente, e trafparente , come Tanno la 
cenere, ed il vetro, fino a rivenirla 
di un color ceruleo lucidiffimo , che 
può gareggiare col Color del Zaffiro • 

DE' C^LCEDOTij- 
Il Calcedonio Orientale fchizzasi 

furiofamente, che non fu mai poffi- 
fibile 
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bile Taccorgcrfì fe crefca, o fcemi il 
fuo pefo . Si dee avvertire > che nelle 
pietre dure , e nelle .gioje tutte--» » 
toltone il Diamante, queftifcoppia% 
menti , e fcagliaménti accaggiono 
in principio 3 epafsati i primi afsal- 
ti s’ acquetano * Quefto Calcedonio 
s’arrende al fuoco dello fpecchio più 
dell’Agata. Si ftrugge, e fi forma-» 
in sfera fenza i’ajuco della cenere , e 
del vetro. il vetro , e la cenere-» 
10 rendono chiariffimo, e trafparen- 
tiffimo, e gli contribuìfeono una leg- 
gieriffima tintura di verde*, percioc¬ 
ché fenza il mefcolamento di quefie 
materie è bianchiffimo , e non traf- 
pare. 

il Calcedonio di Milano non fi rì- 
fente al tormento del fuoco, e non 
fchizza , ed è infenfibile il diminuì-/ 
mento, imbianca ancor quefto , ma' 
non si, che non ritenga alquanto del 
paonazzo, in pezzi grofiì refta inve¬ 
triato nella fuperficie , ma quefta cro¬ 
lla d’invetriatura non fi profonda 
molto addentro : e fi vuol pigliare-» 
pezzi molto piccoli, acciocché c’ fi li- 
qucfacciano de] tutto, La cenere, ed 
11 vetro lo fondano preftiffimo , fic- 

c ( m 
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come avviene a tutte T altre pietre; 
DE Dl^SVE^I. 

Il Diafpro rodo di Cipri, talora 
falca via, fe è fminuzzato in pezziioli : 
de’quali alcuno li lancia , ed altri (i) 
ftanno fermi. Quello Diafpro al con¬ 
trario delle pietre dette di fopra, non 
li trafmuta in vetro bianco j ma nero ; 
edavvengachè nel primo cambiamen¬ 
to , che feguita dopo pochi minuti fe^ 
condi, divenga bianco calcinandoli, 
quandopalTaalla vetrificazione, s’an¬ 
nera : il che feguita dopo pochi mi¬ 
nuti primi. Sebbene nel fare quefte, 
ed altre efperìenze , fempre li folio of- 
fervati diligentemente i tempi delle 
trafmutazioni co’minuti primi, e fe¬ 
condi : nondimeno fpelTo lì tralafcia 
d’avvertire il tempo efattamentc, per¬ 
ciocché la mifura del tempo li regola 
dalla grandezza, dal numero , dalla 
politura , dalla figura de’ pczzuòli j 
che fi debbono ftruggere, e varia fe¬ 
condo la varietà di quelle circollanze. 
Torniamo adelTo al Diafpro, Sebbe¬ 
ne tritato in minuti pezzi, fiftrugge, 
e fi permuta in vetro neriffimo, non 
pertanto non fi rkonda perfettamen¬ 
te, e fe i pezzuoli li llendono per lun, 

go> 
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go 5 lunga altresi c la figura del vetro, 
che fi forma di efli. Quefto Diafpro 
in trafmutandofì in vetro, fcema al¬ 
quanto dipefo 5 imperocché mencr’ c* 
bolle a otta a otta fchizzano alcune fa- 
villuzzo , Il permifchiamento della 
cenere, gli toglie affatto la nerezza, c 
lo rende verde chiariffimo, e trafpa- 
rentiflimos ilchefuoleeffere centra- 
fegno di maggiore fcioglimento di 
parti, e di maggiore ftemperamento, 
come altrove c detto . 

11 Diafpro roffo di Sicilia patifce le 
medeflme alterazioni : nè fi potè offer- 
varealcuna mutazione, nellaqualee* 
non fi convenga col Diafpro di Cipri: 
le non che quefto non sfavilla , e non 
fcemanel trasformarfi in vetro. 

Il Diafpro fiorito di Sicilia bianco , 
e roffo non è anch'effo diffomigliantc 
dagli altri ^fe non fc nello ftruggerfi , 
4lehepare, che più agevolmente de¬ 
gli altri . 

imperciocché un pezzo groffetto di 
quefto in fra lo fpazio di 14. minuti 
fecondi diede cominciamento a ftrug¬ 
gerfi , e fi ftruffe tutto, e fi riduffe in 
figura bislunga i né dimorò nel fuoco 
più di 4. minuti primi. 

Tom. f'Uh N II 
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il Diafpro verde di Boermaia Ba più 

forte de’già detti contr’alla forza , e 
violenza del fuoco; Nè i pezzi grof- 
fì > nè i pezzolini fi liquefanno t ed ap- 
penna nel centro , e nella più forte^ 
unione de’ raggi fi Jafciano domare, c 
danno fegno di ftruggimento * La_* 
polvere fi firugge , ma non si, che fi 
raccoglia in perfetta rotondità •, e fi 
trasforma in vetro candidifiimo, e lu-« 
cidiflimo . Concenere fi firugge an¬ 
che non ftri telato , e acquifta color 
verde , ma alquanto fofeo. Li pezzi 
di fubitofeoppiano ;ed apprefio ne fe- 
guita l’imbiancamentOr Prendemmo 
quattro pezzi di quello Diafpro, che 
pefavanoquattro grani. In fra lofpa- 
ziodi iz. minuti fecondi imbiancaro¬ 
no tutti . Prefine quattro grani già 
imbiancati , che pofibno efperimen- 
tarfi ficuramente fenza foggiacere ad 
alcun pericolo , che faldno via , gli 
tormentammo col fuoco per otto mi¬ 
nuti primi : nondimeno nè crebbero, 
nèfeemaronodi pefo. 

Il Diafpro giallo di,Boemmia feop- 
pia , e fchizza molto più furiofamen- 
te , e quali fi alTomiglia alla Turchina, 
delia quale favellammo altrove-*, 

Scop- 
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Scoppietta in guifa di carbone, che 
nell’atto deiraccendcrfi tramandi fa¬ 
ville in abbondanza. Pigliammo gra¬ 
ni 3. l di qùefto Diàfpro in pezzi, che 
già domati dal Sole più ;non fi rifenti- 
vano 5 e fi ftavano fermi . Dopo due 
minuti fecondi imbiancarono . PaflTa- 
to un minuto primo fi vide invetriata 
la fuperfìcie . Dopo due minuti col 
centro deirunione de’raggi., dove i 
pezzifierano attaccati, fioflervòun 
certo gonfiamento 3 e quivi divenne 
vetro nero. Il pefo non variò punto. 
La polvere dopo tre minliti fecondi 
cominciò a faltar via ; pafiati gli fei , 
imbiancò, e dopo i quaranta fi.ftrufiej 
e generò vetro bianco, che non volle 
affatto ritondarfi . Con cenere un pez¬ 
zo di quello Diafpro fi ftruffe in 17. 
minuti fecondi , e fi cangiò in vetro 
trafparente , c verdognolo molto piò 
fvanito de’ detti di fopra. 
; Il Diafprofofato di Boemmia ridotto 
in vetro con mefcolamento di cenere 
fi rivede di un colore piu carico . E 
piu pertinace nello feoppiare , e per 
più lungo tempo ii profeguifee. Do- 
ipo lo feoppiamento s’ammanta di co¬ 
lor bigip, che pende in verde - La pol- 

N 2 vere 
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vere imbianca , e fol'eva una ccrtJL^ 
fchiuma, e conferva il candore anche 
murata in vetrojnel che fupera il mar¬ 
mo bianehilfimo di Carrara . NeH’al- 
tre alterazioni non è differente dai 
Diafprogiailo, 

11 Diafpro paonazzo di SafTonia-. 
nonfeoppia . Dà vetro bianco , ma 
nonagguaglia il candore di quellodi 
Boemmia.Pare che moftrialcun picco¬ 
lo ricrefeimento, calcinato che è. Per 

altro fi conviene con gli altri Dia- 
fpri V 
^ DELL^ COR^IOLU. 

La Corniola c più forte del Dia¬ 
fpro , Non fi liquefa, fe non è polve- 
rizzata, ed anche con fiento. Imbian¬ 
ca in pochi minuti fecondi 5 e per lo 
più non feoppia 3 ne fi (tritola pigiata, 
e calcata forte col coltello, fe non do¬ 
po una lunga cottura , come avvenne 
una volta 3 che era fiata percofsa dal 
Sole per lo fpazio di dodici minuti 
primi. 

Gittata in acqua 3 o in olio rovetKc 
com’elJa èfotto lo fpecchio , non cre¬ 
pa 3 e non fi cangia altramenti. Co¬ 
perta di cenere cominciò a firuggerfi 
dopo due minuti primi, e ci rendette 

una 
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lina pallottola di vetro verde chiarilìl- 
mo, e trafparentillìmo quanto altri 
po(Ta imniaginarfi. * 

DEL VL^SM^DI S^SSOTiL^. ‘ 
Il Plafma di SalTonia è molto pii\ 

docile della Corniola . Siftrugge, fe 
non c qualche pezzo sì grofìfo, che-> 
non polla elTer ben dominato da’raggi 
del Sole : e nell’atto dello ftruggerfì 
gonfia , e fi folleva . Se fi polverizz3> 
il Sole il rende sì fattamente liquido!, 
che agevolmente fi raccoglie in fe fieff 
fo, c forma una pallottola di vetro 
bianchifiimo. Prima di ftruggcrfi im¬ 
bianca , quindi ripiglia alquanto di 
colore; e tal fiata prefi molti pezzo* 
lini di elfo, nel mezzo, ove fono feri¬ 
ti dal Sole con maggior violenza , e 
s’unifcono infienae _,«acquifla un colo*- 
re, che dà nel verde. Strutto corLj 
cenere diventa verde , come Paltre 
pietre, ma con difuguaglianza di par¬ 

ati , più, e meno colorite . Scema po*- 
.chiifimo , o nulla ». Qi^ttro grani non 
diminuirono, che un trentefimo di 
grano . . , 

* “ - \ 
t ■ , ■ . r ^ i \ ^ 

l DELLE sTELL^BJE. 
Ninna differenza fi olfervò in fradi 

N 3 Stella- 
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Stellaria bianea , erofsa. Ambedue 
appena prefentate ai Soie acquiftano 
candore> e calcinano. Sono pertina¬ 
ci ffime a iiquefarix > anche coperte.^ 
dallacen.ere , la quale mettendo in_# 
mezzo la pietra, e talvolta penetraur 
do alquanto addentro , la difende dal 
Soie ,3 e le conferva il candore , che 
aveva acquifcato. Il vetro più preda- 
mente ledifpone a ftruggerfi, e com¬ 
pone con ede un vetro verdegiallo, 

lì carico colla rofsa, e più fvanito 
colia bianca. 

DEL BflSSO Di 
Il rodo di Caldana fuma viubiimen-- 

te, laondefcema adai . Qnattrograni 
in tempo di orto minuti primi fi dimi-. 
nuiiono. grani i t-? , Precede ai .fu* 
morimbiancamento ma non padfano. 
molti minuti fecondi cheil medefi- 
mo. Sole lo rifiora del danno , egli 
rende il color rodo > che tolto gli a- 
vea .Si ftruggefuperficialmente; e si 
folo, come corredato da cenere,,© da 
vetro s’arrende più delle ftellarie > c 
ficrafmuta in vetro giallo torbido . 

DEL BI^T^CO DI VOLTEB,?^^, 
Il Bianco di Volterra fcema più del 

Rodo di Caldana . Grani due , c cin¬ 
que 



Articolo IX. 25?7 
qiie ottavi firiduflTero ad un grano , e 
mezzo. Altra volta grani due , e tre 
quarti diminuirono grani i ^ Prefi¬ 
ne grani 41 fé ne ritrafiero grani if 
altra volta quattro granili ridufiero a 
grani ij-y. 

Può derivarli quefta differenza dal¬ 
la diverfa qualità delle parti , che fi 
efperimentano . Ma può altresì per 
avventura cagionarli dalla varietà del¬ 
le grandezze x e figure de' pezzi, e dal 
liquefarli or con maggior preftezzajor 
con maggior indugio , e dar più , o 
meno di tempo alle parti da poter efa- 
lare . Imperciocché il diminuimento 
fegue nel principio, e, mutato eh egli 
è in vetro , per lungo tempo ch*e' fi 
tenga nel fuocomon cala , e Tempre 
ma n tiene il filo pefo... 

Cede facilmente al fuoco , fi ftrug- 
gesì in pezzi piccoli, sì in pezzi più 
grofiì, e fi ritonda. 11 vetro fi è ver¬ 
degiallo fucido 5 e quali brizzolato , 
ed in una parte fofeo , e altrove bian¬ 
cheggiante. Aggiuntavi cenere ,0 ve¬ 
tro, acquifta chiarore > e trafparen- 
za, e tutto fi fa verde . 

DEL GIALLO DJ VOLTEJ{^y^, 
Quello marmo feema anche alquan^ 

. . N 4 topiù 
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topiii del Bianco di Volterra , e vederi 
sfumare . Cinque grani, e un fedice- 
fìmofì ridufTero a due grani e mezzo^. 
5i ftrugge più agevolmente del Bianco^ 
Non gli abbifogna di cenere, e di ve¬ 
tro per chiarire : e la polvere da perfe 
fola fi trafmuta in vetro verde bellif- 
limo , e fomigliantiflìmo alio fmc- 
raldo. 

BEL L^TISL^ZZ^LO 
DI VE\SI^. 

Se il Sole non fi divoraffe fubitó if 
belliffimo colore di qiiefta pietra , fa¬ 
rebbe belliflìmo il vetro , che fe ne 
forma . Siftrugge prefto quant’altra 
pietra che fia : quale in fei minuti fe¬ 
condi, e qual più tofto, e qual meno 
fecondo la grandezza fua , e la fua fi¬ 
gura. Acquifiain prima color di pa¬ 
glia: quindi chiarifee ,ed a poco a po¬ 
co fi riduce a tal trafparenza, che nef- 
fun crifìallo chiarifiimo l’agguaglia. 

E qui vLiolfi avvertire, che non fen^ 
preiilriduce a tanta chiarezza : e la 
violenza del fuoco fi è quella , che lo 
rende sì chiaro. Perchè di quefta pie¬ 
tra abbiamo fatte alcune pallottole 
gialle , altre verdi, altre azzurre non 
con altro artifizio , che con caricarle 

più 5 e 
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più ; e meno della luce del 5ole 3 o con 
fcemare^, e crefcere la materia, la qua^ 
le fe è in maggior quantità , facendoli 
fchermo della fua delTa mole relìlle 
più a’ raggi del Sole, che la circonda¬ 
no 3 e chiarifee meno . E quelle delFe, 
che fono già fatte chiari iru ne, intorbi^ 
dano, fedi nuovo fi tormentano eoa 
fuoco più piacevole * 

Bolle di continuo 3. e sì fattamente, 
che tuttala mafia del vetro s’agita e fi 
commuove, e manda a galla una fchiu’^ 
mafimik alla feiaiivasbattuta. ^ 
‘ Scema pochi filmo ficchè appena il 
diminuimentoarrivà alla decima par* 
te di tutto ’i pefo. . , r 

DEL L^VIS DI > 
11 Lapis di Francia c alquanto più du*^ 

ro, e refifiente del Lapis Jazzalo^ . là 
pezzi groflTetti non fi liquefa’ interagì 
mente . In pezzolini minuti fi fonde 
del tutto y ma non del tutto chiarifee f 
e forma una pallottola fomigliante ali* 
Rigata . Prefi più pezzi grofil s’uniro*^ 
no , e la fuperficie fi tinfe di iVarj.co4 
lori, do venera e dove biancai, .e aj*» 
trove chiazzata di* turchino . 'Niente-» 
meno c tempeftatodi colori divjirliil 
\ctro> aggiuntavi la cenere, ccqi>ic£-ì. 

N 5 fahriit- 
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fsftrutto il Lapis : e tal volta è mac¬ 
chiato di nero > di giallo, di verde, e 
di bianco > che curiofa cofa è a ve- 
vederh 

Siccome c,ede meno, al fuoco , cosi 
fcema meno>e quantunque fumi conti¬ 
nuamente 5 il maggior diminuimento. 
non arrivo mai alla ventejima parte di 
tutto’l pefo. 

DELL":AL^B^STF{p\ 
L’Alabaftroc oltremodo caparbio, c- 

rifentito . L’Alabaftro di Montalcino t, 
chiamatoJineato alla prima viha del 
Sole fcoppietta,, e falta via con. ftrepi-- 
to,. Scaglia in alto una minutifsima 
polvere », in quella guifa appunto, che 
il carbone di quercia lancia le, faville - 
imbianca, e calcina fi fattamente ,che 
a ftritolacolle dita ,, ed acquifta fal- 
fezza . 11 candore fopravviene preftif- 
fìmo, laonde prcftifsimo cefla lo feop- 
piettio. 

Non fi ftrugge nc in pezzi, nc in poi-, 
vere, nc tinto con inchioftro, nè con 
jnefcolanza di falt di tartaro,, o di fai 

comune.. Appena fi ftrugge mefcolato 
con cenere-, colla quale non fi rende si 
liquido », che pofla ritondàrfi , nè si 
Sciolto che acquiftitrafparenza, e fi 
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fpogli del color nero, che fuole elfer 
proprio delle materie, che non fi fon¬ 
dano perfettamente „ Il vetro lo fon¬ 
de più della cenere >ma fi richiede non 
poco tempo a dileguare tutte le mac¬ 
chie bianche, onde viene macchiato j 
Nondimeno con qualche tempo diven¬ 
ta e trafparente , e tondo, e tinto di 
color verdegiallo.. 

L’Alabaftro lineato di Volterra dif- 
ferifce dairAlabaftro di Monte Alci- 
no, mafsfmamentein qiiefto, ch’ei non 
fchizza, nèfcoppia . Svapora bensì, 
a taJe che quattro grani di effo in.otto 
minuti primi fi riduiTero a tre grani e 
mezzo, ed un centefimo di grano di 
meno. E’ alquanto più facile a ftrug- 
gerfi : perchè la polvere fi attacca in. 
fieme , c la cenere lo riduce in vetro 
bigio, avvengachèfucido^e non traf¬ 
parente ; e mefcolato con vetro , fi 
trafmiita ancor efio- in vetro, verde¬ 
chiaro,, edinogniparte trafparente. 
NeH’altre operazioni non fi oficrvò al¬ 
cuna differenza. 

L’Aiabaftro trafparente di Volterra 
fccma molto più del.lineato.,,Quattro 
grani di quello fcemarono un- granoa 
td un terzo in otto minuti primi . Si 

N fotto- 
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fottonofcdi nuovoal Sole, ove dimo- 
rò altri cinque minuti primi , fcemò 
un felTantefìmo di grano *, ma puòef- 
fere, che queftpfminuimento picco- 
Jifsimo addivenire > perchè qualche 
minuzzolo ne reftare fotterrato nel 
carbone , che per diligenza 5 che v’ 
iifafsimo 5 non fofiè da aoi oflei'* 
vato . 

£> E L T 0 E I D Q. 
Si fìriìgge agevolmente il Porfido • 

Due grani di quello marmo in 4. mi¬ 
nuti fecondi cominciarono a llrugger- 
fi: e perciocché tofio fi liquefeccro per¬ 
fetta m e n te i n fra n ov e ni i n u t i feco n di, 
formarono una ben tonda pallottola di 
crifìallo. La quale come che dimorafife 
nel fuoco dello fpccchio fei minuti 
primi: non perciò mai perdette il co¬ 
lor nero tempcflato di alcune puntoli- 
ne bianche fparfe qua eia : nè mal 
volle acqiiifiare trafparenza. ^ 

Il Porfidoilruggendofi bolle, e gon¬ 
fia, e folieva una fchiuma del color 
dei vino. Qiiando è {Irutto interàmen-^ 
te , e ridotto in pallottola , ceffa la 
fchiuma , e piò non gonfia : nondime¬ 
no fi vede a otta a otta venire alla fu- 
perficie qualche bolla ^ la quale quivi 
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condotta , crepa , e (ì dilegua 

Due grani di Porfido in fei minuti 
primiche dimorarono nel fuoco dello 
fpecchio, fcemarono un- trenrefimo ^ 

Il Porfido ftrutro con vetro acquifìa 
trafparcnza, e fi fpoglia del color ne¬ 
ro 5 e lo permuta in verdealquanto 
fucido 5 efofco. Nè altramente feguC;^, 
fe.fi firugge con cenere. 

DEL T^B.^GOIS^E 
OB^IEISI^T ^ LE. 

Non è così pruiìco , e prcfìoa fìriig- 
gerii il Paragone orientale .Né il fuo¬ 
co del Sole talmente io doma 3 e fcio- 
glie, che fi ritondi perfettamente. Pre- 
fo un grano di quello marmo dopo 
due minuti fecondi cominciò a lique¬ 
farli 3 e liquefacendoli permutò il co¬ 
lor nero in bigio fucido : ed in fra» 1© 
fpazio di fei minuti primi fcemò una 
qiiarantefima parte di tutto iJ.pefo. 

Se al Paragone s’aggiugne qualche 
porzione di verro , fi ftrugge più age- 
voi mente. Bolle leggermente , e tra¬ 
manda fumo . Mentre èpercofibdà* 
raggi folari uniti dallo fpecchio, pare 
trafparente: ma tratto fuori perde la 
trafparcnza, efifabianco. Sedinuo- 
vo.fi prefenta al Soie , r-icorpa trafpà«i 

' . - ve 
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rente , ma quella crafparenza dura fo- 
lamente fin tanto , che è penetrato 
dalla vivifsima luce del Sole ; nè per 
quanto vidimori, fe n-’impofl'efsa tal¬ 
mente 5 che fe la mantenga fimilmen- 
teaU’ombra.. Strutto con cenere non 
è si bianco., 

ESTE^IEISIZE llslTOEJSlp jit - 
C^ALOBfi DELL^ WlS^yi. 

SE IL LUME DELL^ LU^yL 
S C ^ L D I. 

Anno creduto molti valentuomini j, 
c maeftri eccellenti di filòfofia , e del¬ 
le cofe naturali accorti inveftigatori, 
che il lume della Luna rifcaldi. Alcuni 
di efsi anno procurata di confermare 
quefta loro opinion^ coirefperienza y 
raccogliendo quel piccolo lume y ed 
avvalorandolo con fpecchi ben lavora- 
tì y e coaefso. inveftendo un qualche 
gelofo termometro , la cui acqua ar¬ 
dente alzandofi 5 dava loro legno del. 
calore del Iqme della Luna.. 
. Quefta efperienza rifcontrata da noi 
afsai voite colla maggior accuratezza , 
die altri pofsà immaginarli yci fta dif- 
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coperta Ja falfità della predetta opi¬ 
nione . E per vero dire 5, non ci liamo 
maravigliati della falfa credenza di 
cotaJi filofofì : perciocché noi ancora 
faremmo.reftati ingannati , fe delle 
prime prove fidati ci fìifsimo. Ma tra 
perchè ci era feoperta la vanità di tal 
fentenza, quali repugnante al ben fon¬ 
dato difeorfo ; e tra perchè noftro co- 
fiume fi è di non credereaila prima ^ e 
mafsimamente in quella forte d’efpe- 
rienze ,, che grand’accortezza, e (in¬ 
goiare avvedimento richiedono : pre- 
llamente venimmo in. chiaro efser ve¬ 
ro tutto. Toppofito,. 

Dunque con grandifsima circofpe- 
zione vuol farli quell’efpericnza. Pri¬ 
mieramente bifogna eleggere un luo¬ 
go ben.chiiifo 3^ dove non afoli vento *, 
il quale permutando l’aria dell a. llanza, 
e nuova aria fempre fpingendovi , o 
calda 3 o fredda ch’ella fia , fenza dub¬ 
bio altererà il termometro 3 fcnz’ope- 
ra veruna del lume della Luna In 0I-- 
tre bifogna guardarli , che in. quella 
danza da ogni parte chiufa, fuorché' 
per quanto può pafsare il lume' della. 
Luna, non fi racchiudano più perfo- 
ne^ o lumi accefi, chepofsano rifeaU 

dare. 
t 
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dare la ftanza. Nètutte quelle diligerli- 
ze baderanno, fe non fi feeglieràuna 
£era quieta, e tranquilla, onde per 1~ 
apertura delia llanzaper cui s’incro*^ 
duce la luce , non trapeli nuova aria, 
£ con efsa nuovi gradi di caldo , o di 
freddo, che fpingano in giu, od in fu 
l’acqua dei termometro^ 

Maggior dilficuirà s’incontra in ac¬ 
comodare il termometro in tal manie^ 
ra , che riceva iempre i raggi della 
luna : c gli riceva per lungo tempo , 
fenza che alcuno vifi accofii , e pofsa 
coll’alito , ocol calore delle carni ca¬ 
gionar mutazione nei termometro, la 
quale poi s’attnbuifca al lume deila 
Luna .. 

Parranno ad alcuni poco efpertì 
fottigliezze , e fofifticherie d’ingegni 
fpeculativi quefìe diligenze . Ma a 
noi rendati accorti^ e fagaci dairefpe» 
rienzanèmeno tutte quefìe badaro¬ 
no. 1 termometri i quali volevamo 
adoperare, coìioeavamomolte ore:-* 
avanti in quella ftanza , ed in quei 
luogo ,.cui avevamo deftinaco per fai? 
Kefperienza : acciocché in tempo li 
lungo avellerò agio d’accomodarfi al¬ 
la temperie deji* aria , che regnafseirf 
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nellaftanza . Il termometro era dife- 
fo da si fatti ripari d’attornoi che Tali- 
toe’l calore derroffervatore, quando 
s^accodava per riconofcere ralzamen- 
todellacqua arzente , non poteva fe¬ 
rire la palla del termometro, o quella 
parte di canna , che reha piena . Per 
maggior ficurezza , TolTervatore con 
altri ripari intorno al vifoj ed alla boc¬ 
ca impediva, e rintuzzava il calore del 
fiato, e delle carni, e con una piccola 
candelina accefa s’accoftava per mira¬ 
re i gradi , d’altezza dell’acqua ar¬ 
zente , e toho fi ritirava. 

Ufammo più , e di più forte ter¬ 
mometri,uno di elfi era di quattrocen¬ 
to e più gradi diritto , e lungo ; Pal¬ 
erò di trecento avvolto in fpira a fog¬ 
gia di cono -, Puno , e l’altro oltre¬ 
modo gelofi. Gli altri erano diccnco 
gradi fecondo l’ufo comune . Altre 
volte gli adoperammo puliti, e netti, 
quali efier fogliono ; alcuna volta tin¬ 
ti con inchiohro, o ricoperti con fo¬ 
glia d’oro diftefa fopra quella parte-, 
cui ferir folca il lume della luna j ac¬ 
ciocché la luce non fi diiiipalTe in perii 
cotenclovi. Alcuni ancora ne ufam¬ 
mo ripienid'acquarzente tinta dirof- fo. 
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foj come più facili ad imbeverli della 
luce > e ritenerla. l 

Ma perciocché fpeflb egli avviene, 
che fovente li muta la temperie dell’ 
aria j, particolarmente nell’imbrunire 
della notte, e cagiona mutazione nel 
termòmetro, giudicammo non do^ 
verli preftare intera fede airefperien- 
ze molte.da noi fatte con un folo ter¬ 
mometro . Se ne fceifero dunque due 
di cento gradi, che camminano fem- 
prc deipari a capello : eli accomo^ 
daronol’uno allato all’altro , licchè 
l’uno ricevelTe'la luce della luna rac^ 
colta dallo fpecchio , e l’altro ne ri- 
manelfe fuora ^ 

Quefte efperienze più e più volte 
fatte con tanti avvedimenti ; con que¬ 
llo fpecchio , che coli’ajuto poftogli 
dalla feconda lente raccogliendo i 
raggi del Sole, fopravanza di gran«> 
lunga l’attività d’ogni gran fuoco : in 
tempo, che la luna era piena , e l’aria 
puriiiima nel cuore dell’cftate ,ci all?- 
curò, che la luna non opera niente nei 
termometro , avvengachè con gran¬ 
di ifimo , e perfetti (lìmo fpecchio 
unifca il fuo lume j e cosi raccolto, lo 
ferifea per lungo tempo; cornea noi 

accad- 
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accadde, che in fra lo fpazio or d’ua 
quarto , or di mezz.’ora , ed alcuna-, 
volta di tre quarti, non potemmo of- 
fervare alcuna mutazione nel termo¬ 
metro , 

ARTICOLO X. 

delSig, Gi ambatista Di Vi¬ 

co , nella quale fifciolgono tre gravi 
oppof{'Trionifatte da dotto Signore con- 
trailTrimo Libro- De antiquiflima 
Italorum Sapientia 3cc^ ovvero del¬ 
la Metaffica degli antichi/fimi Fi- 
lofofi Italiani tratta da latini parla¬ 
ri . Jn Islapoli, nella flamperia di 
lice Mofca, 1711. in i z. pagg.4i}.. ' 

AVevagiàdàto alla luce il Sig. 
Gìarnbatifla. divico il libricciuo, 

lo delia fua Metafifica *, e da noi fu rife¬ 
rito nel Tomo V. del noftro Giornale 
(a) con molti fegni di (lima, come 
puòeflferne teftim'onio chiunque con 
animo fpallionato vorradì pigliare la 
briga di leggervi tutto il fefto Artico¬ 
lo . Tuttavia a quel dotto Signore è 
parutoU contrario, chiamandoliag- 

Caj Art.VI.pag,ii^. 
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gravato ed offcfo da chi diftefe f 
cftratco , o dandoeflo una finiftra in^ 
terpretazione a quelle Iodi , che de¬ 
gnamente d danno a lui dalla noftra-. 
fincerità, o troppo acerbamente do¬ 
lendoli d’alcune picciole cofe > che da 
noi con tutta modeftia gli vengon’op- 
pofte. E quefta fi è la cagione, per cui 
centra i Giornalifti s’c fatto a ftendere 
la prefente Bjfpojì^. Noi pertanto fo¬ 
le indotti da quel rifpetto che profef- 
iìamoallafua perfona , acciocché non 
pajacheda noi vilipendali efifa Rifpo- 
fta, e’nfieme TAutorfuoj giudicato 
abbiamo d’cfifere tenuti di telTere il 
prefente Articolo 5 quinci una per una 
cfponendo le doglianze del Sig. diyi^ 
€0 > e quindi foggiugendo modefta- 
mente le nofbre difefe. 

In tre capi egli divide? e riduce a 
tre dubbj tutto ciò che a lui fembra, 
che da noi nella fua Metafifica fi ripro¬ 
vi . I. che noilopral tutto defiderermi- 
mo di vedere provato ciò che a tmta /’ 
Opera è Principal fondamento i ed anifi 
fmgolare : donde efio raccolga che nella 
iatinafavella fignifichino unacofa flejfa 
Fadium e Veruni, Caufa e Negociiim, 

che cifiamo dati a credere che nel 
€0?U-'' 
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compìUv quel libricciuolo Mia avuto f 
%Autore in penfìcro il darci an:(i un fag-- 
giù delhfua Meta tìfica, eh lajua Me¬ 
ta fi fica . 3 Che vi fc or giamo co-^ 
fe moUiffime femplicernente propofle » 
le quali fembrano aver bifogno di prò-- 
va. 

E a quefti dubbj c’rifponde : i. 
Chele Locuzionii fondamenti principa¬ 
li yan^gj unici della fua Metafifica ^han^, 
no appo'’ Latini avuto i fmtimenti che 
eJ]o dice. uChe la fua Metafifica in quel 
libricduolo è compiuta {opra tutta la 
fua idea ^ 3. Che non vi manca nulla di 
prova. Tuttavia, se lecito il dire con 
libertà il fuofentimento a propria di- 
fefa, noi diciamo, che il Sig. di Vico è 
in errore . Imperciocché, non tre , 
manna folaèlacofa che gli vieneop- 
poftadanoi; ed é quella che in fecon. 
do luogo egliaddufiC) ciocche in quel 
fuo JiL ricciuolocontìentì anzi un’idea 
di Metafifica, che una Metafifica per¬ 
fetta . E la ragione di ciò fi è quello 
elìcei fa terzo dubbio : perché quivi 
noi feorgiamo fupporfi più cofe, le 
quali fembrano efiferbifognofe di pro¬ 
va . Quello poichéelTochiama primo 
dubbio, non è che una fpofiEione, o 

anzi 
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anzi parte della ragione medèfimaì 
defiderando noi fpezialmente di ve* 
der provato > chenelTantico linguag¬ 
gio latino un medclimo fuflTe il fenfo 
di quelle dizioni, VaBum c Verum » 
Caufa Q l>{egocium y ec. Torneremo a 
dire pertanto , che meritevolmente ci 
éparuto quel libriccluolo , an\i uri idea 
di Metafilica ^ che una Metafificà intiC’- 
raeperfetta * E per più chiaramente 
provare una si fatta propolizione , v* 
aggiugneremoìe feguenti ragioni. i. 
Perchè noi v’olTerviamo cofe non po¬ 
che troppohrevemedte accennate, le 
quali e’converria trattare alquanto più 
difilifamence. a. Perchè vi fono cofe 
alquanto ofeure > che vorrebbon più 
chiaramente efporfi . Perchè fem- 
bra eiTervitofe puramente propofte , 
che per altroefseiìdo , o mal notea’ 
fuoi leggitori, o difputatein traTilo- 
fofi, fembran richiedere qualche for¬ 
ra diprova.^|..(ll che però noi proteftia- 
mo non'efsere una ragione dillinta da 
quella ,che s’è addotta in terzo luogo, 
ma una come appendice della medefi- 
ma) perchè non a tutti è noto, chegli 
accennati latini vocaboli principal e 
unico fondamento della Metafilica del 

Sig. 
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Sig. di Vico, abbiano quel lignificato j 
che loro attribuifce. 
- I. E primieramente noi affermia¬ 
mo , in quei libricciuolo molrifiimc 
cofe brevifsimamente accennarfi , le 
quali faria d’uopo che piu diffufamen- 
te fi maneggiaifero*, il che il medefimo 
Autore non ci nega , mentre approva 
per vero ciò, clic da noi fu detto per 
folo motivo di dare lode a lui (a) che 
egli "Pi pofe uff oleate > non che in ogni pa^ 
ginn ,quafichè in ogni linea fpecula's^o^ 
ni innumerabili. Molto più, luifiefib 
affermando nella fuaRifpofta , d’ave-p,i^. 
re fcritto la fua Meta tifica, non in gra¬ 
zia della gioventù, in si fatti lludj an¬ 
cor novella, ma per comparire in fra 
le perfonegià ammaeftrate ne’ mede- 
fimi, le quali non voglionfi gravare 
con grofsi volumi ; e però batta loro 
unpicciol trattatello , fol ripieno di 
quel le poche cofe, chealtrove non fi 
ritrovano. E noi ancora fiamo del mc- 
defimoparere , che feri vendofi ad uo¬ 
mini dotti, non fia gmfto Tobbligarli 
a fpendere tanto di tempo nella lettura 
oziofa , e nojofifsima di certi libracci, 
che vanno ufccndo alla giornata, cari¬ 

chi 
Ca) Ty,Jlrt6,p.iip, 
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chi fol dicofe piu e più volte da altri 
già ricantate, pococ nulla giungendo¬ 
vi del fuo. Ma daU’altro canto noi giu^ 
dichiamo , che quando uno in qualche 
fcienza fcrive con nuovi principj , c 
nuovo metodo, cofe la maggior parte 
non più udite ,come il Sig. di Hco pro¬ 
feta di fcrivere , egli è in obbligo di 
trattarle alquanto ftefamente 3 accioc¬ 
ché liccome alletta i leggitori colla no¬ 
vità, cosi col troppoatfoltare le cofc 
non li confonda j fpezialmente , per 
configlio di Quintiliano , {a) efsendo 
talora piùfpediente il dire il molto an¬ 
che foverchio con tedio > che il porfi 
al pericolo del tacere il necelTario. 

IL Ma molto più era da sfuggire 
una tal brevirà, per non incorrere nell* 
ofcurità, vizio a efsa cotanto affine. E 
qui la necefsitàci obbliga a direciò, 
che nell’eftrattofopradettoerafi taciu¬ 
to da noi, per non parere che fare vo- 
lefsimo più da Critici, che da Gior- 
nalifti i cioè che quivi ce la fiam paf- 
fatafeccamente, dicendo: {h) vagio^ 
m de Turiti Metafiftci > fenza farne al¬ 
tra parola \ imperocché que’ Turiti 
Metafificici fon paruti un termine bi- 

fogno- 

(aj Lib.IV.InftitrOrat.cap.i, (b) 
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fognofod’efserc fpiegato cdiffiaico ,il 
quale per altro rimanendoli nella fua. 
ofcurità,involge tutto quel trattato ia 
tenebre,per così dire, palpabili. Tan-» 
topiù, non avendovi cpfa , a noftro 
giudizio , pili difficile da concepire ^ 
efie quelle fue Virtù indivifibili dellai 
foftanza , per le quali efsa foftanza ef- 
fendo non eftefa , è principio, deir 
efiefo, efsendo non divifa , é princi¬ 
pio della divifione . Que’ vocaboli poi 
àiyìrtày di > e di ^tti, fon 
cosi male intelligibili , come il fono 
quelle {a) Simpatie y e Antipatie ^ 
quelle Qualitadi occulte , le quali e* 
vuole sbandite da ogni buona Filo- 
fofia. 

lil. Aggiungali in terzo iuogo,eflfer 
bifognofo , non tanto di fpiegazione > 
quanto anche di prova ciò , che ’l Sig* 
di F/coafferma ; {b) cht ddi Zenone a 
dagli Stoicis’infegnalTe, che fi delTero 
que' fuoi Vmti metafifici, mentre non 
ne troviam pure il vocabolo negli an¬ 
tichi Autori*, che parlando Zenone di 
punti e d’eftenfione, non intendeflfe già 
delle parti in che fi può dividere il con¬ 
tinuo o la foftanza eftefa , in quanto 

Tom. Vili. O eftefa 

Caj/>.77. Ch)^y^ 
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eftefa ciré, ma inten:de{re della foftàti- 
za del corpo profa tiel fuo cofìcotto me- 
tafifico , ncl qud:ìcipmftfilt in indivìfi- 
bili 3 e non fufcìpit magis minus, 
conforme le maniere del favellare fco- 
Jafìico . Oltre a che un tal concetto 
della foftanza convenendo altresì alle 
follanze fpirituali e penfanti» fe ne po¬ 
trebbe dedurre , che quelle ancora-j 
fieno principio d’eltenfione’, il che per 
altro è un manifefto alTurdo. 

Di non meno di fpiegazìone han bi- 
fogno e di prova quelle cofe ^ che del 
Conatoy^ \a) egli dicendo , e del Mo- 
to . La materia 5 die egli > o la cor¬ 
porea folla nza, inquanto è yiYtu di fof- 
tenere il moto , è Momento » Conato, 
sformo. Ma fe U corpo è virtù di muo- 
yerft > dunque egli è lo fteflfo conato *, 
ma il conato, conforme infegna il no- 
flro Autore , è lo Aedo moto j dunque 
anche la virtii del muoverli è il fuo 
moto. Ma la virtù del muoverli,ovve¬ 
ro il conato è il principio del moto j 
dunque fono medelìmati in fra loro il 
principio 3 e ciò dicuielToè principio. 
Ma argomentiamo di nuovo , Iddio è 
principio del conato > {b) DeusexcitaC 

cona- 
p.$S^e/egg. Cb)^8f. 
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■conatuttiy il conato i principio del mo¬ 
to y conatus autèm incipit motum^ Dun¬ 
que ovvero, ficcome Iddio diftinguelii 
dal conato della materia e de’ corpi, 
cosi il conato diftinguelì dal loro mo¬ 
to / ovvero > ficcome fono medefimati 
moto e conato , cosi fon medefìrnati 
conato e iddio. L’uno e l’altro fembra 
un’affurdo ^ quando una qualche fpie- 
gazione non dilucidi si fatta ofcurità , 
e una qualche ragione non ajuti l’intel- 
Jctto a capir ciò , che per fe folo noti 
fi può intendere. Di tal fatta fon pure 
quelle parole : (a) Cfaechèh genera, 
?gli ha dal moto la fua origine , il mo¬ 
to l’ha dal conato , il conato da Dio. 
Kerumgencfes motum y motus conatum^ 
conatus Denm jequitur. Donde fi de¬ 
duce 5 o che il prodottò > il moto , il 
conato, Iddio, fieno tutti altrettante 
cofe diftinte, o che tutti fienouna co- 
fa medefima . Di piti, ileonato è ua«. 
non fo che di mezzo in fra la quiete el 
moto, {b) Conatus inter quietem dr* 
motum >:[i medius • Ma il conato è lo 
fìeflo moto. Dunque anche il motoc 
un non fo che di mezzo in fra la quie¬ 
te e fe Ile ifo . Dunque in quel grado, 

O 2 in cui 

Cb) (a) p.^%. 
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in cui fono tra di loro il conato e l'àio-' 
to , il fono parimente la quiete e *1 co¬ 
nato . Ma ileonato è lo fteflb moto . 
Dunqueanche la quiete è lo ftelTo co¬ 
nato. Dunque ancora faranno una co- 
fa medefima la quiete e’l moto. 

Scendiamo a un’altra difficoltà. Tre 
fono, egli dice 5 (a) l’operazioni del¬ 
la noflra mente , perce'^^iorie ^giudi'T^io > 
ragionamento o difcorfo • Ma perchè fo- 
\QwzcVuomo apprende il falfo > giudi¬ 
ca temerariamente e con inconfiderate^; 

e malamente dife or re ; perciò in 
ajuto a lui fi fon date tre , ciocia 
Topica, la Critica , il Metodo \ di mo¬ 
do che la Topica diriga la Facoltà dell* 
apprendere, la Critica quella del giu¬ 
dicare > e’I Metododei difeorrere . E 
da quiinnanzi, pergradireal Sig.di 
Vicojnoi pure chiameremo ^rte quella 
ch’indirizza e regola, q Faeoitd qucììd. 
che ne viene indiritta e regolata 3 con¬ 
tuttoché ne’ V ocabolar jjSÌ latini, come 
tofeani il vocabolo Facoltà fignifichi 

anch’elfo 3 onde non fu sì gran 
fallo il noftro, quando chia¬ 
mate abbiamo (h) ìa.Topica Criti¬ 
cai e ’l Metodo. Ma a ciò poco badan¬ 

do , 

faj 109. (b) G;Vm.'r,5’^.u8. 
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do , ch’c pura quiftion di nome > ci 
faremo più tofto a condderarequale 
fìa quella fua dottrina, e ne cerchere¬ 
mo i fondamenti, fe pure Ve n’ha. Pri¬ 
mieramente e’fuppon'e averci apprcn- 
iioni che fieno falfe*, e forfè ciò è una 
falfità ; una gran parte de’ Filofofi in- 
fegnando che Tapprenfioni eiTenzial- 
mente fieno vere > come ancora il fono 
tutte le fenfazioni. Secondariamente 
defideriamo intendere a come hTopi-* 
ca fia l’arte, onde la facoltà percetti-* 
va o apprenfiva ne fia indiritta e rego¬ 
lata . Imperciocché,conforme ognuno 
infino ad ora ladiffini , ed egli 
la chiama, (^) elTendo quella un’arte 
di ritrovare, tArs inrenkndi, tutte le 
•fue regole folo additarono que’ luoghi 
comuni e uni verfali, onde trovare c 
raccorre fi polfan ragioni e argomenti, 
per provar che che fia j né mai infino 
ad ora veduto abbiamo Topica veru¬ 
na , che diaci regole di ben regolare e 
dirigere le femplici apprenfioni delle 
noftre menti . Così pure la Criticay 
fappiamonoi bensì ella efiere iin arce 
che infegna , come abbia fi a giudicare 
dell’opere prodotte, si da’noftri in- 

o 3- .gegnjy. ' 
(a) II2*. 
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gegni, si dagli altrui j ma che quella 
iìa un^arte^ direttrice di queii’opera- 
zioae del noftro intelletto , la quale 
tiene il fecondo luogo , e comunemen¬ 
te chiamai giudizio ^ noi ancor noi 
fappiamo , In quanto poi al Metodo y 
noi olTcrviamOi lui chiamarli da,’Car^ 
tefiarnun’avtQ di ben ordinare e difpor- 
re i noftripenfamentij per poter noi 
arriyare a una qualche fcienza ^ o per 
infegnàrla altrui. Sicché alla niedeiì- 
ma fcienza conducendoci varie dilhnL 
zioni ^ Xivilioni, poftulati, afliomi 
e dimoftràzioni y non infegna il Meto¬ 
do y come abbiamo a bendiliinire , 
ben dividere, a.ben giudicare ^ a ben. 
difeorrere eiTendo ciò proprio, dell’ 
altre parti.delia Loica j., ma fola infer 
gnaci 3 comeabbiatiiQ tutte quefte co*^ 
fea ordinarleacconciamentec difpor- 
re 5 di modo che facile, riefca e. como¬ 
do racquifto della fcienza propoftaci 
Pertanto feti confiderà il Metodo ^ co¬ 
me un’ordinazione e difpofizionc di, 
tali noftri penfamenti > e’ può fembrar 
re una n uova operazione della noftra-.. 
mente, diftinta dalle tre prime j e fcj 
fi confiderà come un’arte, di ben ordi- 
mfeedifporre iraedefimi penfamenr 

c.ia^egli 



Arti colo X. 311 
ti > egli aiJorferabrrrà un’arte , non 
d irettrice della facoltà del ragionare e 
difeorrere 5 ma direttrice della facol¬ 
tà deirordinare e difporre . Dal che 
noi concludiamo, che s’egli voleva-* 
introdurre nella Filofofìa una cotal 
nuova Loica , egli era d’uopo, il piu 
chiaramente diffinireque’fuoi termi¬ 
ni di Topica , di Critica, e di Metodo ^ 
e di meglio ftabilire colle fue ragioni 
quella si fatta dottrina, 

Abbia m noi pure qualche dubbio in 
ciò che egli infegna nel V. Gap. Tal 
divario di fignificato hanno quelli due 
vocaboliiatini Animusc %Anima, che 

lignifica ciòcon che viviamo,e 
Animus Q\o con che Tentiamo . E per¬ 
chè pure I' Latini antichi chia- 
maron X'JLrìOie perchè Tària , come 
il corpo più di tutti agevole a muover-, 
lì, fola è il principio di tutri quanti! 
movimenti deli’univerfo ; perciò e’ 
conghiettura che giudicafler coloro, 
nulj'altroelfere in noi l’animo e Tani- 
ma, fuorché movimento d’aria, o aria 
che lì muove dentro, di noi . Laonde 
qut’che volgarmenteoggidichiamanli 
[piriti vitali ,fono la ftcfs’aria, la qua- 

O 4 le per 
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le per la via delia refpirazione intro¬ 
dotta nel cuare e neirarterie,quivi ca¬ 
giona i movi menci dei fangue, e faiB 
il veicolo della vica . Così pure que* 
che fpÌYÌtianimali s appellano , fono 
l’aria medefima , la quale iniinuataii 
Be’ canali de’nervi, viene a cagionar- 
\i turci i movimenti sì di quelli, come 
del loro fugo. Quindi e’ va difcorren^ 
do.jche i Latini antichi parlando dell’ 
immortalità j quella e (Ter diifero degli 
animii ^ non anime ^ E la ragio¬ 
ne fi è 5 perchè i movimenti deirani> 
ma dipepdono dalla macchina del cor¬ 
po che è corruttibile e que’ deH’ani- 
ino fan liberi , volontar) , e proce- 
dentidal noftro arbitrio , il che c una. 
prova evidente ^ che Lanimo fia inb- 
mortale. Laonde e’ conchiude , 
Metafifica deVecchjSapienti dell’kalia 
moltifiimo efiereuniforme alia Meta- 
^fica di noi Grikiani i i. perchè ancor 
per quella fi differenzia l’uomo dalle 
beftie in eia , che Tiiomo ha un’ arbi¬ 
trio ch’è libero, e le beftie non l’han¬ 
no > 2, perchè coloro pure infegnaror 
no , l’animo umano effere immortale, 
come a noi infegnà la noftra Fede. 
Contiictociò a noi pare che defideri 
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qualche prova ciò che egliiafFerifGeef- 
fcreilato il fe-ntimenro degli antichi 
incornaagli animi umani e la loro im¬ 
mortalità , Imperciocché nfe rani^ 
mo altro nonèche aria la quale muo¬ 
vei entro i nervi , e fe l'aria e corpo s 
ogni corpo elTendo corruttibile, come 
dipoi quinci conchiuderemo, Taninao 
eiTere , non corruttibile, ma immorta¬ 
le ? 2. Se giudicarono gi’Icaliani artti- 
chi ranimoeiferearife corpo, e fola 
Fede infegna a noiranimo eiìere puro 
fpirito > come poi argomenteremo> 
che in ciò accordine tra loro, la Meta- 
tìfica italiana antica, e quella di' noi 
Criftiani ? 3:. Se nelle beftie fcorgonfi> 
non folo'cuore , arterie , e Sangue r 
ma ancora nervi, fugo, e fpiriti ani¬ 
mali -, dunque ancor qiiefte hanno in 
£e , non folo anima, ma animo altresì i 
onde dov.’è mai la differenza traTuo- 
mo e iebefUe l- 4. Se i nervi hanno il 
lor movimento dagli fpiriti animali 
che codituifcon l’efTenza dell'animo 3 
e fe da’nervi l’hanno il cuore , L’àrtc- 
rie, e ’l fangiie *, efe qualunque mo¬ 
vimento di quefti è non volontario j 
come poi dicevano ivecchj.Savj della 
noftfa Italia , che i movimenti deir 

..O. 5^ ani pio’ 
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animo, tucti^ fieno, volpntarj,, e tuttil 
provenienti da un’arbitrio che^ è libe-. 
ro ? 6. Se l’animo riceve i fuoi movi-, 
menci, da, un’arbitrio che èjibero; 
queft’arbitrionelJ’uomo e anima , oè* 
animo ì. 7. Se fignificò i/iria - 
appo’Latini, eflendo ancor vero, che. 
quefta medefima parola deriva dal. vo-, 
eabolo greco Aytf/^os ^ che pure fignifì-. 
ca ì^ento o %^ria tnojjci 5 non è egli, evu, 
dente che unatì fatta dottrina delle- 
npftre anime non fu propriadeÌr^«T 
tich jjima Italiana Fjlojfofia > ma, fu da’- 
Greci portataci neiritaiia ?. 

Equi non ppifiamo non dolerci dellV 
ingiuftizia del^Sigo d/ Vico il quale- 

p.i^^ nellafua Rifpoftaincolpa noi a torto,^ 
d’avere, o mal intefa , o mal rifcri-, 
ta^da, fila dottrina deir Anima.. ^ Dice 
egli 5 d’aver noi ragguagliato, che efio 
fcriveffc y -QhQ^ìniotg de nervi debbafi] 
td^fànguey ^ tuttoché il dire, ciò nè piir 
re., fiaci’caduto in penfiero Eccovi 
pertanto le, noftre pfecife parole . (a) 

Quindi egli argomentai, aver, giu- 
yy dicato.gli antichi Sapienti deU’ita- 

lia, l’animo ej’anima altro non efife-* 
, re, negli ] animali, che, movimento, 

Ca; TrV. Art.<5. /.116. 
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jv particolare di aria , la quale intro- 
3, dottaper via della rcfpirazione nel 
,5 cuore 5 e da quello neirarteric e 
,, nelle vene, fpinge quivi al moto il 
„ fangue*, ficcome di làinfinuandoiì „ 
( e chi ? Taria ftefsa,, di là , cioè dall* 
arterie e dalle vene). ,, ne’canali de* 

nervi , e agitando il loro fugo , vi 
,5 cagiona tuttfque* moti „ che alle 

facoltà.fenfitive foglionfi attribui¬ 
ti ' )5 Qui certamente noi non rag^ 
guagliamo^ lui dire che’l moto de' 
nervi fi debba j ma che quell* 
aria.medefima ,la quaJecagiona i mo¬ 
vimenti del fangue ne’ fuoi vali,, paf- 
fandopoi ne’canali de* nervi, vi muo¬ 
va il loro fugo , ec.Gertamentepare, 
che’l S'\g,diVìco commetta contro di 
noi queU’ingiuftizia , che riferifce 1* 
Amox àQW^rtedelpenfarei (a) efse-, 
re. flato folito commettere Ariftotele 
centra certi Filofofii ,, a cui egli a tor- 
toattribuiva qualche grofso errore> 
per poi: moftrare d averli: gagliarda-^ 
mente conliitati 

E. con tal occafione rifponderemo pjji 
noi pure ad un altra obhjezione fatta¬ 
ci daU’Autor, medehmo nella, fuddet* 

O 6 ta 

(a) Par.f.cap.i^y. 
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ta Rifpofta , dove dice . „ Qmndi 
9> confuto non già l’Analifi, conìe voi 
3, ragguagliate j conia quale il Car- 
>5 perviene al fuo Primo Vero^ 
a> Io Pappruovo , e l’appruovo tanto ^ 
sy che dico anche i Sosj di Vlauto polli 
yy in dubbio di ogni cofa.da Mercuriùy 
yy come da un Genio fallace acque- 
» tarli a quello 5 

» Sed quomcogito , equidem fum,^ 
’j. Ma dico 5 che quel fegnp 
» indubitato del mio edere ma non 
'i> edendocagiondel mio edere > non 
35 m’induce fcjcn^a deli’elTere. 35Tut- 
tavia PAutore nella fu a Meta fi dea (a) 
chiamando faìlme il Genio del Carte* 
fio ; e si in quella., come nella Rifpo^ 
fb dicendo , che nelPAnalid del Car* 
tefio quel cogito è, bensì m fegno indù* 
hitato ì ma non mai Li mgion del nofld 
ffftre 5 e pero non induce in noi la:fcicnr 
^adetnofireffere j potremo noi retta¬ 
mente argomentare, che edb non= con¬ 
futa Venali fi del Cartefio y ma pero la 
biadma 5 che effoPapprova-, ma però 
la riprova . 

A ciò, che odervato abbiamo in^ 
torno all’anima umana > fuccede utt’al*? 

tro 

(a) p.^j. 
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tro piccioi dubbiointorno a’ciò^, chd" 
eflTo viene poi adire àM^^Anima-^ delle 
Beflk. £a Be(lia, egli dice, chiamodi 
dagli antichi Brutum ^ cioè/?jj- 
mobik'ì imperciocehcla Bedia^non 
in fe deiTa principio veruno di moto 3, 
ma in tanto fol fi muove , -in quanto 
dagli oggetti- prefentr > come una-» 
macchina fofpinta ne viene al moto . 
Dunqueiq argomento , opinion* fu 
degliantichMtaliani 5 che le bedie-» 
non codanferodi materia , riè fodero 
corpi 5 edenza delia mater ia e del cor=* 
po edendo il conato 3 con cui sforzad 
il corpo di muoverli 3 e quedo conato, 
edendo lo dedo moto .. 

Molteemolt’altrecofea quedepo-^ 
t-rianfi aggiungere 3 in quel libretto 
femplicemente,accennate e fiippode ^ 
le quali controvertendofij quali in fra* 
I^eripatetici 3 quali in fra’Moderni, 
e quali in fra quedi e quelli , farebbe 
darò necedario il provarle/.molto più^ 
perchè in quella Metafidca con meto¬ 
do adatto nuovo procedefi , e pren- 
dpnfi le cofe da adatta nuovi prin- 
cipj , . 

IV. Ma finalmente veniamo a qiiel- 
lochxdi maggior importanza, cioia 

ragio-.. 
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tagioneaver noidetto, che defidererc^^ 
mo di veder, provato ciò che a tutta T 
opera è Principal fondamento yan’Ttifmgo^ 
iare 'y donde ejjo raccolga y che nella la^ 
tino, favella ftgnifichino una flefja cofa 
Factum e. Veriim , Caufa, e Nego- 
cium 3 ec. <Iove quelFfc. denota , elTer- 
vi eziandio ugual difficoltà nel fenfov 
dato ad alcuni altri-vocaboli.. 

I. FaCiutn e frerum.da.cìò , che egli' 
n’adduce ia prova , niente provali che 
lignifichino il medefimo;. Impercioc¬ 
ché i luoghi di 5 prefi dall* 
Eunuco3 e.dal Tormentatordifeflcfìày. 
giafonconfiderati.da lui 3 come argo- 
m e n 11, m a 1 ficu r i a fu a d i fe fa . Ri m a— 
ne pertanto fol da,efa minare il luogo• 
di Vlauto nci 'Pfeudolo- 3 dove il Bluf¬ 
fano Ballione sfacciatamenteconfelfa-» 
efser; vere ringiune vicendevolmen¬ 
te dettegli d^ Callidoro ^ e da Tfeu^- 
dolo • ^ 

' PS. impudica» BAL. ef?. CAL«, 
Scelefie,, BAL. Dicis vera 

PS. Verbero. , 
BAL. Qiiippiniì Furcifre 

BAL. OptimefaUum- 
Queft’ultime parole (foggingne qui il 
Sig di Vico) ninno può altrimenti in«- 

tender 
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tendere, fqorchèej^//è verijjimo. Qts,i 
fé cioè cosi,dicendonno per efemplo,, 
che Iddio è rimuneratore de! buoni, ri- 
fponderàegli in buoni latino,, optimi: 
fa&um . Cosi pure feU Ruffiano, alle; 
due primejngiurie,. impudice , fcele^ 

avefle, rifpofto optime faÙum 9, 
avrebbedctto latinamente afiai bene 
Ma ciò forfè, ad altri parrà, diverfa- 
mente ..Plauto affai propriamente per 
certo a queiringiuria Furcifer, fa che 
colui rifponda , optimèfaUum, e^i è 
fatto ie«i5(/?wo V cioè ella fu unacofa. 
ottimamente fatta, ch’io folli condan-. 
natoal fupplizio de’ fervi malvagj, e, 
che per tutte le ftrade, .e le piazze del¬ 
ia* terra io foffi.firafcinatocon in.sii le. 
fpalle una forca-, ovvero egli è veriffi-- 
mo , io,mi fon meritato quella forca , ^ 
che caricòle mie. fpalle, ^ egli i fu ’ ciò, 
fatto beniffimo ,o . Pure, fe, fi., voleffe».. 
potriafi acconciamente, fporre. in no- 
ftra favella egli è yerijjimo, quelle pa.-- 
tole optimèfaUum\ maj’una ej’altra* 
maniera di dire farebbe, tronca in fe 
fteffa, e fupplendofi l’una col l’altra fi 
renderebbe intiera cpl dire : ; Fgli è ve- 
riffimo, ciòffiere ottimamente fatto. E. 
la.ragionefiè, perchè, conforme in^. 
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gegnofamenteofTerva Onorato^ Fabti » 
(a) q^ualunque proporzione , oltr’a 
ciò che afferma efpreli'atnenteo niega, 
uncor tacitamente pronunzia la veri¬ 
tà di fe fteffa, ovvero.aiferma di cflei? 
véra j dimodo che per efemplo egli è 
io fteifo il dire : La fede è morta fenT^ìt 
lopere > e Lgli è vero che fem^a l*opere 
la Fede è morta» Dalche£ene deduce> 
che’n sifatte rifpofte quaiunque- altro 
verbo può volgarizzarfi: Fgli è vero , 
Incolpifi , per efempJo chi che fia z 
Tu m'hai rubato la tal cofa., Id mihrfu-^ 
ratus es s rifpondendo lui nella ftefla 
maniera : Furatus. fum y potremmo 
noi dirlo in volgare, £^/i è yero v cioè 
Fgli è il vero ciy io vel^krubato . Nè 
però.mai veruna farebbeG a pronun^ 
ziare, che urrmedefimo fia il fignifica- 
t.o di quelM due modi di dire., Furatus 
fum.iQFerumiefi, 

2. Caufa y e 7<(^egocium , confeffeue- 
rao ancor noiyche fignifichin talorado 
Beffo, come ce linfegna ilC^i/Wwanel 
fuo Lejfico \ (b) o piu tofto come Quin* 

ce rinfegnò innanzi a lui', (c) 
Anzi 

ia.) Traft.de-Hòm. lib.a.propof.eo*- . 
’ fb) Alla voce GAldJSA. 

libfflL iniUt.Orator, cap.f^ 
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Anzi avvertì quel gran Maefìro della 
Romana gioventù, fignificarecosì ap¬ 
po’Latini quefte tre voci, Qu^fììos 
Caiifa, ‘Hegocium, come fignificaron 
quefte tre altre appo' Greci , ^ 
vTo^iffis 3 ’jnpiaTdaH , fìcchè quando 
la qiiiftione era infinita ,0 univerfale > 
la chiamavan fem pi ice mente quifiione^ 
o tefi; quando ellera finita j o partico 
larizzata da qualche circoftanza, chia- 
mavanla caufa.^ o ipotefi \ e quando iia 
gran numero , c forfè tutteconcorre- 
van le circoftanzea particolarizzarla > 
allora davanle il nome di nego:i^Oy o 
periflafi, cioè circoftan^a . Ma s’ab¬ 
biamo a dire il vero, ciò non fa punto 
al nofìro propofito, La controverfia 
He , fe’l vocaboloir^r«/a,che’nvolgare 
diremmo cagione, qual è fpezialmen- 
te ^efficiente ,e quale non dall’Oratore 
e dal Legifta , ma dal Metafifico e dal 
Fifico fi confiderà, fignifichi il medefi'=« 
rao che queft’altro vocabolo 2^e^o- 
cinm, cioè opera':^oné y o negaT^ioned^ 
OT^io y come dice il nollro Autore della 
Metafilicae di ciò noi defideriamo di 
vederne qualche prova jdi modo che in 
quel detto,per efcmplo,di Cicerone:(a) 

in 
G) Philip.Za 
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infeminibus caufa efl arborum & flir^ 
phtm y a quella parola Caufay foftituire 
fi polTa qiieft’altra Tflegocium j cosi pu¬ 
re fe porta, dirli 'hlegocium, in vece di 
Caufa in quei verfo di Virgilio : {a) 

Felix qui potuft rerum eegnofcere caufas . 

3» Appo’ Latini era il medelimo. 
IntelUgere^ che perfette leggere aper^ 
te cognofcerehCogìtare era il medefimo 
che appo noi il penfare e andar racco- 
gliendo . Laonde, convenendo al folo 
Dio il perfettamente leggere e chiara¬ 
mente conofcere che che Ila ; e alla^ 
mente umana fol convenendo il rac- 
corre gli eftremi delle cofe, e quelli 
nè pur tutti; quindi e’conchiude, che 
humana mentis cogitatio^, divina au- 
tem.intelligentia fitpropria. Ma pare a 
noi di poterla; altresì diverfamente-# 
difcorrere* Imperciocché il verbo in- 
intelligo{b) formali del verbo kgOy 
cioècolligo > raccolgo *, e veramente 
trovali negllantichi Scrittori, nonm- 
telligO y maintellego ; di maniera che 
intetligo lia il medefimo, che intus /e- 

faj Georg:lib.II. 
(b) Vedi il Volfio iieirEtimol. alla voce 

INTEILIGO, 
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^0, come rinterpretanalcuni ,cioè/»- 
urnatnmte 5 e mentalmente io. raccolgo y 
opiii toftojcom’altri, interlego 
econfiietoeirendo.il paffaggio dell’ir 
in I y cioè tra molte cofe io yo.qudle rac- 
cogliendo ^ che le migliori mi fembrano, 
e ie yere. Dunque per la ragion fo- 
pradettapare > che’! \Qxho intelligo. 
più aii’uomo fi convenga che a Dio. 
E per dir vero 5 frequentifEmo, è l’ufo, 
dei verboappo’ LatinìScricto- 
ri de’miglior fecoli 3 parlando^ del 
penfar e conpfcerc delle menti urna-- 
rie. 

4. I Latini per la voce Genus in* p.jSo 
tendono la Forma , Ciò ha bifogno di. 
prova. Troviamonoi bensì adopera¬ 
to il vocabolo ^ew«jr in fentimentodi 
JpiT^ie 3 talvolta in fentimcnto, di /br- 
ma y o wzodci.di.dire, oprare , e Umili > 
ma chee’Egnidchi ciò che Forma dsd 
Filofofi s’appella , noiancora, trovato. 
Iion Tabbiamo.. 

f.^Ufarono i Latini la voce Speciesy 
per fignificare ciò che i Filofofi dicono 
Individuo . Ciò, pure è bifognofo di 
prova .Cicerone, {a) tuttoché come 
barbaro non riprovi quello vocabolo; 

fpe- 
(a). In Topic. 
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fpecks y tiictavia giudica migliore-^ 
queft’aJtro/oK»?^, per denotar queila 
parte determinata di cofe, in cui il ge^ 
nere fi divide, ' 

6, Talèil fignificato di quefti due 
vocaboli 3 ^Animus e ^mma, che Ani¬ 
mus ciò fignifichi con che l’uomo fen- 
te3 Q^mma ciò con che egli vive> e 
una fignificazione sì fatta l’ha prefa 
Zif/crtC^/ada Epicuro . Noi qui primie¬ 
ramente cosi argomentiamo . Dun¬ 
que ciò che’l Sig. di Vico va fìlofofando 

animo ^ e dcWanima, non fu il pa¬ 
rere degli antichi Savj d’Italia; ma-* 
tardi pafsò nel Lazio dalla Grecia-* j* 
donde Lucrezio lo trapiantò, coltolo 
dagli ameni Giardini d*Epicuro y dove 
era nato e fioriva. Secondariamente 
pare a noi più tofto, che appo i Latini 
animaCignific^ffQCìhy conche viviam 
noi 3' e ch*in noi è comune colle beftie \ 
ma animus ciò fignificafiè , con che noi 
penfiamo e conofeiamo, altrimenti 
chiamato mento e intelletto y e che-* 
dalle befliecifa effere differenti, (^i) 
\Animus efiquojapimus y anima qm yk 
yimus. Nonio. Sapimus animo ,fruìmuit 
‘ ani- 

(a) VediilTeforo della I.L. alle voclj 
ANIMA, ANIMUS^, 
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mìmcL, Accio nelTEpigone. Animus 
confilaefl, anima lait^. Servio . Oltr* 
a ciò quale foiTe il fentimento di T Lli^ 

incorno zWanimù e Mamma ^ 
chiaramente appare da que’verfì. {a) 

Nunc animura atque animam dico conjunn 
Siti tene i 

Xnter fe^ atque unam naturam conjtcere ex fe^ 
Sed caput ejfe quajt ^ ^ dominari in torpore 

tato 

Confiiium , quod nos 2imm}xm mentem- 
que vocamus , 

Xdque Jftum media regione in peSloris ha- 
ret, ^c. 

Catera pars animce per totum diffita corpus 
Paret ad numen mentis momenque me» 

vetur. 

Non niego io già che talora quel leg- 
giadridìmo poeta e filolofo Romano 
artribiiifca all il fentire cìfenfo* 
Ma a chi non è noto , che fovente i vo~ 
caboli/t^wfio, eappo’Latini han¬ 
no il hgnificato medeiimo cheintelli- 
go e intelletiio, pudico e judicium ? 

£ qui lìaci lecito di proceftare, che 
tutte le fopradecte cole non addiicon- 
fi da noi per genio di volerle contra¬ 
dire e impugnar come falfe 5 o alme¬ 
no come improbabili, mafoloinccn- 
deh di femplicemente accennarle, co¬ 

me 

Ca) lib.IIL 
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me bifognofe di qualche forca di fpie- 
gazione e di prova . Che fe’l Sigé 
iùmbatìfla di Vico > in cui abbia iti 
ìempre colìderato la gentilezza ugua¬ 
le alla dottrina, Vorrà riguardare-* 
quefta ndftra Replica , coriié degna di 
qualche novella Rifpofta 5 allófà noi 
unendo infìeme come in un fol corpo , 
e’ifuo primo libricciaolo di MetafiftcUi 
e’I feeondo iibricciiiolo della tua 
fpofia 5 e ciò che noi avrem detto nel 
prefence Articolo, e ciò che a lui farà 
paruto dirifpondere a noi: allora, io 
dico, ci riputeremo d\vere ottenuto 
il noftro intento , cioè di tutte queft’ 
Opere iniieme elìerfi corapofta, non 
più una brevirtima Idea di Mctafifìcà > 
ma una Metafifìca intiera, e in tutte le 
fue parti perfetta. 

Dipoi chiediamo alla benignità di 
quell erudito Signore la facoltà di dir 
con modeftia in quefto propofìco il no- 
ftro fentimento *, cioè che volendoli 
ricercare qual folTe la Filofofia anti- 
chillima deli’ltalia ^ e’ non era da rin- 
tràttiarlà trà ^origini e lignificati de’ 
latini vocaboli > la qual viaèincertif- 
fima, efuggetta a millecontefe,* ma 
egli era da procacciarfeia in rivangan¬ 

do 
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do e difTotrerrandojper quanto fi può, 
i monumenti piu antichi della vecchia 
Etrurk y i Romani ricevettero 
le prime Leggi, fpettanti, sì al gover¬ 
no civile della fua Repubblica, sìa’ 
riti fiacri della fina Religione . Ovve¬ 
ro almeno egli era da ricercare quali 
fòdero i principi di quella Filofiofia^ 
cmàzWJonicL traslatò Vittagora nell’ 
Italia , e però fu detta Tilofofia Italicay 
la quale avendo meffe le fue prime ra¬ 
dici in quelle parti > dov’ora il Sig, ài 
Vico fa con tanto di gloria fpiccare la 
fua eloquenza e dottrina > in ifpazio 
aliai breve di tempo fi dilatò per lo 
fteilo Lazio ancora. 

Termineremo alla fine queftonò- 
ftro ragionamento facendo noftra fcii- 
fa con quel cortefe Signore , Te non_j 
che in un fol dubbio , ma in tutti i no- 
ftri dubbj, non ci fiamo noi rìfofcitifa 
quel credito >il quale intorno a ciò era, 
non già noflragentile^ayrnsi quafi qua. 
fi noftfo debito 5 l’avere a lui j e pre¬ 
gandolo infieme di confiderare , che 
oggidì se apprefa quefta mafiima: 
che c aliai pericolofo , nelle cofie fi- 
lofiofiche il voler fondare il fuo fiape- 
re , anzi fui credito di chi che fia, 

che 

p.p. 
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che filila forza ed evidenza delle ra¬ 
gioni . 

<c., 

ARTICOLO XI., 
i 

; 

Le Ohbligai^ioni di un Marito Cridiano 
verfo U Moglie efpofìe in ma Lettera 
all lliuflrifs. Sig. Marchefel^. dal 
P^c/re Antonfrancesco Bellati » 
della Compagnia di Gesù . In Vado- 
va y nella flamperia del Seminario , 
appreljo Giovanni Manfrè , 1711. in 
ottavo, pagg. 115). fen'^a la dedica¬ 
toria y e laprefaT^one. 

JL P. Bellati vkn meritamente con^ 
fiderato uno de’ più degni fogget- 

ti , e de’più eloquenti Oratori della 
fua Religione . Le cofe , che di lui 

abbiamo , tra lequaliegli è 
ne (a) per lannivcrfario della Sere- 
nifiima Anna-^fabella Gonza^^a Du- 
chefsa di iVlantoi^ 5 fono frritte con 
nobile e pulito itile , e di molti bei 
fentimenti ripiene . Indirizza egli 
quell Opera a i nobiliflimi Cavalieri 

' - della 
(a) Stampata in Mantova , per Alberto 

Pazzoni, 1704. in foglio, trìjiampiita in 
Venezia , per Marino Rofiètti , i70<^,i 
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della Congregazione di Piacenza, del¬ 
la quale egli è zelantiifimo Direttore, 
mofìrando in cfsa le convenienze, per 
le quali Cotto i loro aufpizj pubblicar¬ 
la e’doveva. Efpone pofcia nella pre¬ 
fazione i motivi, chegli diedero oc- 
cafione di fcrivere il prefente Tratta¬ 
to 5 diretto in forma di lettera a Cava¬ 
liere fuo amico, chedifrefeo ammo¬ 
gliatoti io richiefe del modo con cui 
dovefsc, e potefse regolarti, e come 
buon Criftiano , e come buon Cava¬ 
liere verfo la moglie . Protetta per- 
tanto, che nel formare rinftruzione 
prefente, difiicileper più capi, altro 
non farti che ricorrere alla Scrittura , 
ed a’ Padri, si perchè così corrviene al 
fuo Stato , alla fua Profettione , e a* 
fuoi ftiidj i si perchè fuori diqucfte 
Fonti Divine non fi trova virtù bafte- 
vole a contrattare e fovvenirc a i mol¬ 
ti, e gravi mali, che corrono. 

II. Efamina in primo luogo la na- 
tura, e refsenza del matrimonio **, e 
la confiderà mirabile nella fua novità » 
la quale confitte nella unione di due 
qualità , chefembrano tra loro con¬ 
trarie, e fono Trimato , Ugualità- 

' cfsendoii marito jin virtù del fuo ma- 

TQMrVlU. P trimo- 
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trimonio , Superiore infiemca e Com¬ 
pagno della moglie > e Capo, e Cuore 
di Tei. Dee però efserlo in maniera , 
che con la fuperioticàtion venga a to¬ 
glierle la qualità di libera 5 nè con i* 
ugqaglianza quella di fuddita. Quindi 

p.p./pafs^ a moArarela difficoltà , che v* 
ha a ben reggere una donna , verfola 
quale bifogna tenere in bilancio le fud- 
dette due condizioni. Tuttavolta die* 
egli, ehequando ben fi confiderino, 
c fi adempiano gli obblighi del matri- 

. monio, quefteduecofe, chefembra- 
no cosi oppofte , tali veramente non 
fono; anzi che fi dan mano, edajuto. 
JVloftra, che due obblighi nafeonoda 
quelli due principj al marito ; uno di 
amare , e l’altro di comandare. 

L’amore vuoregli, che fia di due 
p. 11. forte i Timo naturale, al quale obbli¬ 

ga il matrimonio, come Unione *, l* 
altro ipirituaie, al quale obbliga, co^ 

P* me Sacramento . Spiega poi gentil¬ 
mente la natura , e le condizioni dell* 
)uno, cdelTaltro amore, Scioglie con 
vigore roppofizione , che da taluno 
fuol farli , ed è un tale amore efser 
quali impolfibilej ,, poiché efsendo 
», un’amore obbligato, ccome trovar 

,> pia- 
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piacere , dove s’incontra obbliga- 

>, zione? efser qiiefta una palone si 
„ libera, che non può foffrir giogo, 
„ nèfervitù: il comandarla efser lo 
yy ftefso 5 che eftìngiierla ; però à vo- 
y, l^re , che viva , ecrefea*, meglio 
,, che comandarla , volerli afsoluta- 
ìy mente vietare. ,, Rifponde adun¬ 
que , che un tal linguaggio non è nè d* 
uomo ragionevole, nè di Criftiaho^ma 
di chi vive, o vuol vivere da liberti¬ 
no . Tra Taltre cofe, che rAutore va 
afserendoingegnofamente, non meno 
che dottamente ^ per difcioglimento 
di quefta obbiezione , notabile pare a 
noi lafeguente. ,, Non V*ha dubbio , p. 14. 

che il Sagramento del Matrimonio 
yy impone a entrambi gli Spoli ùn’ob- 
„ bligodi fcambievole amore . Ma 
,, che ne viene ^ Ne viene , che per- 
,, ciò che l’impone , conferifee anco- 
>, ra certe Grazie privilegiate , dette 
„ dalle Scuole Sàgramemali, che aju- 
yy tanoad averlo, a confervarlo , a 
„ fomentarlo-, che non pur lo ajuta- 
yy no , malo fantificano, e benché lo 
„ lafcino nelPordine d’amor natura- 
•j, le quanto airòggetto , lo levano a 

foprannaturaie , e divino quanto 

Pi » al 
(# 
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5, al Principio, ,, 
P- ip* Più fotto avverte^che bifogna guar¬ 

darli da amare la moglie coneccofso, 
cioè a dire con gelofia fmoderataj poir 
che i mariti di fimi! pafta fon più tofto 
cheamanti, carnefici della fìefsa , ed 
hanno un’amore > che non ben fi di- 
ftingue dall’odio , avendone tutte V 
apparenze , e nocendo quanto fa P 
odio, 

Infegna dipoi, qua’ debbano efsere 
gli effetti d’iin vero amore verfo la 
moglie, e li riduce a tre,cioè ad ono¬ 
rarla come porta il fuo grado , a pro¬ 
vederla ne’ fuoi bifogni , e a cornpa- 
tirla ne’ fuoi difetti. In propofito del 

p*^4- primo effetto dice in particolare, che 
„ come le agevolezze , che s’ufano 
,3 verfo gl’infermi , cosi le cortefie 
,3 verfo le donne non fignificano rive- 
3, renza, ma compafiione. 3, Di là paf- 
fa giufìamente ad inveire contracolo¬ 
ro, che laftrapazzano 3 e la tengono 
a vile, peggio chefe fofse una fchia- 
va / nè lafcia di biafimare anche que¬ 
gli , che la onorano di foverchio, pre¬ 
tendendo eglino 3 che l’onore , che 
fe le rende, fiaun compenfo dell’amo¬ 
re , che fele niega .Dovepoi egli trat¬ 

ta del 
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ta del terzo effetto 5 che è di compati- 
re la moglie ne* fuoi difetti, li divide 
in due ciani', alcuni 5 che poffono chia¬ 
marli del fefso , e queftifono di più 
faciletolleranza', altri, che pofsono 
dirli della perfona *, e propone un ri- 
medio per compatire anche quelli,vo¬ 
lendo ^ che il marito in luogo di cer¬ 
care qiie*^ mancamenti 5 che acafofof- 
fero da riprendere nella moglie , lì 
fermi a riguardare quelle molte virtù, 
che vi faran da lodare , e delle quali 
rade volteilfeffo domiefcava fenza-^. 
Soccorfo però più efficace per tifarle 
compatimento è Tamarla , e dice il 
P. Beilati, che per lo più ciò li pratica 
folamente ne’ primi giorni d’un ma¬ 
ritaggio , ne’quali nella nuova fpofa 
tutto piace e contenta •, ma quella pra¬ 
tica nel progrefsoli perde ; onde ve¬ 
nendo meno nel marito l’amore, non 
foloegli lafcia d’amare i difetti della 
fpofa, ma né pur ne confiderà le virtù : 
5> Tanto è vero, e’ foggiugnc , che fe 
,, talvolta l’amor deU’uomo è tutto il p. 40 
>, merito delle donne, talvolta mede- 
,, fimamente ( e per avventura più 
5, fpefso) il fuo difamore è tutto il 
» loro demerito. „ Loda però , che 

P 3 quel 
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quel primo fervore fi rimetta aJquan- 
tOjpoichc im’amor moderato è piu fag* 
gio, e fi avvezzerà a compatire quei 
folo s che debbe j e nella ftefia manie¬ 
ra 3 con cui fuole chi è padre compa¬ 
tire le debolezzede^ fuoi figliuoli. 

f.45» parlato TAutore dell* 
amor naturale j da cui pafia a ragionar 
del divino 3 che è perfezione deli’al- 
tro, e che 3 fecondo Tinfegnamento 
deii’ApoftoIo 5 deeefierefantificativo 
della perfona^ch*scarna, comeramo- 
re di GesiVCrifto lo è della Chiefa fua 
fpofa • cioè con due cofe, con fagge e 

p.47, fante parole 3 con pie e lodevoli azio¬ 
ni. Per ben riufcir con le prime > dee 
fare il marito 3 come il faggio agricok 
torc 3 cheattende per feminare il ter^ 
reno i più be’ giorni delTanno ; vale 
dire 3 fcegliere il tempo più proprio , 
equandole difpofizionidi lei gli pa- 
jano favorevoli, in che vi vuole mol¬ 
to di prudenza, e dcftrezza w. Si ferma 
alquanto fii.qucfto punto., perchè lo 
giudica e dilicato , e importante, e-> 
ne dà molti utili infegnaraenti, che-» 
egli chiama innocenti artifizj • Quindi 
fi avanza a moftrare, come nel. mari¬ 
to debbano corrifpondere anche alle-# 

parole 
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parole le azioni, e quanto profitto ri- 
trar poiTa la moglie dal buon’efempia 
di lui. ,5 II buon’efcmpio > dic’egìi, 
5, in generale c un'azione giufìa, e lo- 
„ devole, che imprime la fua.imma- 

gine neiranimodi chi larimiratma 
53 il buon’efempio d’un buon marito è 
5, un’azione, che fi porta direttamen- 
,5 te a imprimer la fua nel cuor della 
„ moglie. ,5 Ne reca di ciò la ragio¬ 
ne , ed è, perchè il buon’efempio dei 
marito partendo dal cuore d’una per- 
fona, che ama, cd è amata, fi porta 
per fua naturai direzione al cuore del¬ 
la perfona amata cdamante,come a-» 
fua sfera, ed a fLio elemento. Fa veder 
l’utile, che da si fatto amorea'mari¬ 
tati rifulterebbe *, cd efemplifica il fat¬ 
to col moto che danno a i Cieli* le in- p.62. 
telligenze, . il quale è’l piugiufto, é ’l 
più regolato’, che poiTa darli , perchè 
gli muovono non altrimenti che vo¬ 
lendo, non efiendo la loro virtù per 
muoverli , altrochela lor volontà.. 

II. Sbrigatoli il noftro Autore del 
primo punto 3 che è di confìderare il 
marito come Compagno, fi avanza al 
fecondo, che cdi confiderarlo come 
Superiore, il che è punto di Fede 3 ma 

P 4 fi duo- 
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/ì duole, che oggidì quello punto me- 
defililo non fi curi, e che quello difor- 
diae fempre più crefca , e rinforzi, 
Confiderale ragioni della ferviti! del¬ 
la donna , e tra quelle gli fembra la.» 
più importante quella, per cui da Dio 
lefu dàtoruomo per direttore dopo il 
primo peccato , acciocché , fc ella fu 
occafione all’uonio di rrafgredire la 
Legge di Dio, Tuomo folle a leid’aju- 
to per ofiervarla : del quaTaiuto egli 
dice , che l’uomo le è debitore, aven^ 
dogliela data Iddio, come fi dà ad uno 
fcultore a fare unallatua , perchè la 
difegni 5 e la formi. Due regolequii> 
di prefcriveairautorità di un marito,. 
Vigilanza , e Correzione : la prima 

f./a non vuol, che pafii-i termini ^e le qua¬ 
lità di attenzione , in modo che non^ 
dia in ombre e in fofpetd,nc che giun?- 

f>79* ga a farli timore: la feconda vuol, che 
abbia due proprietà cioè dsllrezzaje 
rifpetto , quella, perchè la correzio¬ 
ne non degeneri in bravate , ed efean- 
defeenze j e quello , perche ella non 
abbia del collerico , e deH’ingiuriofa , 
e fembri anziché comando,, configlio. 

P*S4* Avverte , che il comando afibluto 
fi adoperi, quando tutto il detto non 

giovi , 
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giovi, e infegna ileimedefimotempo 
le maniere pii] proprie di darlo , e per 
decoro dei marito, e perchè la moglie 
ne refti meno gravata . Efagera pari- P 
mente fu la viltà di coloro- , che mai 
non correggono la conforte , o perchè 
manca loro il coraggio, o perchè cre¬ 
dendola troppo favia, non credono di 
dovere invigilare alle azio'ni dilèi ; e ^ 
ad urrà ad una riferifce i piìr gravi pre- 
giudizj, che alla cofcienza ,al l’amore, 
ed ai matrimonio da ciò ne rifulfano 

11 noftro Autore finalmente fa come 
un breve riftretto di tutta l’Opera, ri¬ 
ducendola a pratici infegnamenti per 
utile del Cavaliere, cui la indirizza: e 
tutto ciò fa egli e con ingegno , e con 
grazia,, e con maniera, che vi fi vede 
e’l direttore che inhriiifce , e l’amico 
che ferivo . Noi non polliamo non ag- 
gÌLignere i noftri preghi a quelli del 
pubblico verfo il chiarifiimo P. Bella, 
ti , acciocchècome egli ciba data ima 
lettera delie un marito 
Crifliano verfóla moglie ^ ci efpò'nga 
anche un giorno in un’altra le Ohbligd- 
•gioni di una moglie Crìfiiana rer/h il 
marito. ' - 
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ARTICOLO XIL. 

Là^pad^ di Sdomane 5 che dicide il fm. 
ysro Figlio alla Madre v ovvero Dif- 
corfo. ^Apologetico Jjìurico-legale di^ 
yi/o in tre libri > in cui fi pyovayche ^ 
H'glòriofijJimo Kefcovo. , e Martire- 
S. Gennajo fia Cittadina di. Beneven¬ 
to^ : dato in luce da Giovanni di^ 
N I castro , Tatri^lo Beneventano 
e Sipontjno ?. Dottor delle Leggi , ed- 
Arcidiacono, della Santa chiefa, Mcr 
tropolitana di Benevento • Confagra- 

' to all Eminentifs.e B^everendifsJPren- 
cipe Fr. Vincen'gp-Maria dellOr dine * 
de'Tredicdori y yèfcQVO Tufculano >, 
della S. C. Cardinale Orfini , Arci- 
vefcovo della medeftma Città . Bene- 
vento > nellaflamperia Arcivefcova- 
hi lyio. in 4. pagg* iSp. fenza le 
prefazioni 5 e la tavola de’ Capi-^_ 
tOli e „ 

Molti avrebbono defiderato, che ^ 
il nobiliffimpAutore.avefre fo¬ 

la mente intitolata quell’Opera.. Dif- 
forfO'ApológeticOiC a velTe o meiTo quell*' 
altroxitolo 5 che prima le ha pollo in , 

fronte 
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fronte di Spada di Sdomone* Certica-^ 
pricciolì frontifpixj > che non lafciano 
capire il vero contenuto de’libri:, a*’ 
quali fon melfi in capo/ènza un’Oi^i^e- 
T/o 5 cheU.dichiari,, non fono*più del, 
giifto del fecolo;, c fi amache.il titolo, 
córrifponda allo fìiIe,cioèa dire,che 
fiafempjice e naturale .. Ciò tuttavol- 
ta non s’intenda da noi per. prevenire ii 
lettori a fvantaggio deiropera del nò- 
flro Autore. ,, nel quale, lodiamo deli 
parie l’ingegno ed.il z.eIo,, con cui ha. 
cercato di provare, e di confervare. utii 
grande ornamento alla fua chiari (lima ^ 
patria nella perfona dei fanto Vefeovo 
c.Martire,S. .Gennajo , , che. la città di. 
Napolifoftiene.cfier fuo cittadinojnc-' 
gandolo a quella, di Benevento », 

Dice egli pertanto n&Wlntroduximei p. 44. 
che Benevento.'fu ne’ tempi.addietro; 
giudicata fenz’al cuna contro ver fia cf- 
fer patria di quefto SantOi, che fola* 
mente da un fecolo in qua ne flato po- 
floin.cótefa da alquanti Napoletani 1’ 
affare . Che traqnefti.ih’principale è- 
Don Cammino Tutini, che nel la.Vita; 
del Santo ftampata nel J ^3 3. fi avanzò, 
a dare a’ Beneventani tre note , cioè di i 
(Lwbì'^iofinti vantarlolor cittadin o, di. 

P. fi. Im. 



5 Giorn. De' Letterati 

tnal perfuafi nel crederlo ^ e finalmen¬ 
te di in venerarlo col debito 
culto. Che per rimovere qu^fteaccu- 
fe da’fuoi Beneventani'fi è indotto a- 
dividere il fuo dlfcorfo m tre libri, nel 
primo de’quali dimofìra, cXeeglino 
non fono fiati ambÌ7^ìofi> , nel fecondo 
non mat jperfuafi , nel terzo non ne^ 
ghittofi intorno,alla.per£ona del fanto 
Vefeovo, 

Innanzi però cflf terminare la ìtia In^ 
tnìdui^one(^%\^ riferifee tutte le fcrit- 
tu re , che dopo TOpera del Tu tini fo^ 

6. no iifcite fopra qiisfia, Controverfia 
tanto dalla parte de'Mapoletani,quan¬ 
to da quella de’Beneventani, Un\ydno->‘ 
fimo y che poi fi feoperfe edere Maria 
dcllaPìpera y Arcidiacono diBenevenr 
tOj lajfciò andar per le mani di molti 
nnaferittura a favore dellafua patria^ 
€ contro eda l’anno medefimo il V.Mtìr 
ionio Caracciolo , de’Cheriei Regola¬ 
ri , divulgò un libricciuolo 3 con cui 
ilitefe di provare ifioricaraente , che 
Napoli fode la patria diSanGennajo.ll 
Vipera diede poi fuori nel 1636. lafua 
Cronologia latina de’ Vefeovi ed Ar- 
civefeovi Beneventani , dove confer¬ 
mò quanto avea detto nella fua prima 

feriteti- 
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fcrittura Ottavio iS//or/-f2i, Gentiluomo^ 
e Avvocato di Benevento 5 intraprefe 
la difefa> àsìV^nonimo. con un’altra 
Difcorfo da lui Rampato , al quale il 
fuddetto Padre Caracciolo non mancò 
di ri4>onder.e con.piu fcrittiire una 
delle quali non fu pubblicata , che nel 
i64f.tre anni dopo la fua, morte avve¬ 
nuta li 15?., Marzo dei i (54X..dal Padre 
Fr.ancefco Bolv.itp della medehma P^e- 
ligione . 11 Bilotta» fece la fua yApolo* 
giay che per la fua morte poco dopo 
feguita non fu mai data alle Rampe, 
Djlà^ molto tempo , cioè neliócjS* 
ufcì alle Rampe umDifcorfo dei Dot^ 
tor Carlo Crifconìa , efemplarifHmo 
Sacerdote, coi quale pretefe dÌTicom- 
porre queRa contefa a afserendo , che- 
l’una e l’altra città fia- patria di S.Gen- 
najo , con queRodivario , che Bene=^ 
vento ha patria d'origine y e Napoli d’- 
aggregd'gìomNeJ 1707. il P, llar.ione 
da Sani Pietre , de’ Padri Redentori 
Scalzi di Santa Maria della Mercede , 
pubblicò in compendio la Vita di -det¬ 
to Santo , e afseri a favore de' Napo¬ 
letani , che fin da’ tempi, antichiiììmi 
tutti gli Scrittori erano dal loro can¬ 
to y e, che folQ T^aolo Pregio già.un fe^v 

, cola 
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colo e mezzo incirca fu’l primo , che 
fenz’alciin fondamento cadde nella 
contraria opinione e che anzi in un”' 
antico 0:dizio del Santo, che diceva¬ 
no i Beneventani, fi leggeva , per te-- 
fìimonio di ScipioneXaracciolo 3 che 
San Gennajo era ftato Napoletano.An¬ 
che la Vita del Santo fcritù dal Padre 
Fra. Gjrolamo-M^ria dì Sant'^nnci,, 
Carmelitano Scalzo la decide a fa¬ 
vore di, Napoli j, onde alla piena di., 
tanti Autori moderni fi è ftimato in, 
debito il. noftro, Autore di opporli fi¬ 
nalmente 5. ficcpme. ha fatto con l’O-. 
pera , che ora fiamo per riferire.. 

1. III. libro pertanto, moftra diffu-. 
famente quanto a tortoli Tutini ab-. 
bia chiamati atubÌQ^ioft ì Beneventani,. 

ip. per elTerfi attribuito Tonore della cit-- 
tadinanza di San Gennajo. Come.il I... 
Capitolo fi aggira fu i generali:;, cosi, 
il II, altro non reca , che le. glorie di; 
Benevento , città. antica.., o fi creda, 
fondata dal Diomede Redi Etolia,, co¬ 
me vogliono Solino,, e Servio , o fi; 
riferifea lafiiafondazionc. ai Romani; 
al tempo di Appio Claudio,come Eu¬ 
tropio racconta. Ella fu parimente in 

^^’ ogni tempo madre feconda d’uomini 
in ogni. 



Art reo LO 353* 
infogni condizione eccellenti , e ciò, 
dimoilra rAutorenel Capo IH,. dove 
foggiugne., che ciò. rifulterà chiara¬ 
mente da un Opera v,che penfa di pub¬ 
blicare col titolò TìnacothcCA Beneven^ 
tana y fm de Vìris llluflribHs Btmyenti^^ 
la quale lo alficuriamo, che farà.,ricc. 
viltà dal pubblico ,con particolar gra¬ 
dimento . Intanto qui accenna fempli- 
cemente, che Benevento fu patria di, 
tre Sommi Ponteficijdi San Felice 111. 
detto ly. nel di Vittore 111. nel 
108^. e di Gregorio; Vlll.nel 1187.IVÌ 
pure dic’egli elfer nati p. Cardinali , a’ 
quali/a fuccedere molti Arcivefeovi e 
yefeovi 5 e quindi nomina.alcuni, ce¬ 
lebri Letterati,. cioè Marco Abate de* 
Celeftini, gran Matematico fotto Cle¬ 
mente VII, Mercurio della Vipera , Ve- 
feovo di Bagnarea Bariolommeo Ca¬ 
merario j chiarifiimo.GiurifconfuIto,. 
e Teologo,dieuiaccenna Fopereilam- 
pate, e parimente un’inedita de Vri- p.35:« . 
matH Vetri y che forfè fi darà un gior. 
tio alla luce. .Nel IV, Capitolo.fi mo-. 
ftra , che Benevento ha-, dati al Ciclo , 
molti gran Santi , e per confeguenzai 
può avergli dato anche San Genna jo-, e 
che per© non debbano ftimarfi ambi-^ 

VofK 
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^ofl i fuoi Cittadini, perché ciò affer¬ 
mino . Con qtiefla occaffone fi da un 
eatalogo de^ Templi più fontuofi fon- 
d-aci ne’ fecoli addietro dalia pietà de* 
Beneventani» 

IL. Sinora non è difccfo l’Aiitorea 
provare ) che molto generalmente il- 
fuo afi’uato : ma nel 1 ibro li. efpone le 
più forti ragioni ^ehe la ponnoda varj 
monumenti raccogliere^ per dirno- 
ftrarc ) che i Beneventani non fona^ 
malperpuaft > ma ben fondati in afferi- 
re 3 che fia lor cittadino il Vefcovo 
San Gennaro . E primieramente in¬ 
tende defumere una prova gagliarda 
dell’antica Tradizione, che pel corfo^ 
di bea quindici fecoli coftantemente 
tra loro fi tramandò) e fi mantenne S' 
il chedic’egli non poter direi Napo¬ 
letani, si perchè quefti folodaunfè- 
colo in qua hanno fparfa e creduta^* 
quefta. opinione, si perchè molti an¬ 
che di loro, hanno divulgato doverfi 
quella gloria alla città di Benevento . 
À favor fuo produce alcuni verfi del P# 
Bernardino SiciiianOjde’ Minori Goo* 
ventilali, che nel 145? feri fife in otta¬ 
va rima la traslazione delle Reliquie 
diS^nGennajo avvenuta in quelPan-' 
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no,e rammemorata dairAbare UgheL 
li nel Tomo VL. ddi’Icaiia Sacra coL 
224.Conformane!feguente Capitola 
la fila credenza con la Tradizione-» 
della cafa, dove corre fama eiTer nato 
San Gennajo, la quale anche in.oggi 
in Benevento Q moftra entro la Parro- 
chiadi Santa Maria di Coftantinopolij. 
detta anticamente di Santa Lucia. E 
fiato oppofto dagli Avverfarj, che.^ 
qiiefta cafa non poteva eOfere di San..». 
Gennajo , perche i Vefeovi in qiie* 
tempi non avevano altre abitazioni ^ 
che le grotte, dove per tema de’ per- 
fccutori h nafeondevano : al che fi ri- 
fpondeelTerivi nato il Santo, nondL 
morato, dacché fu Vefeovo. lITui- 
tini aggiunfè, ch^ fe colà e’ fbfle nata, 
quella cafa farebbe fiata , giufia Tufo 
de’ Crifiiani d allora , convertita in^ 
Chiefa ; e però giudica , che piiVtofio 
vi fia nato un’altro San Gennajo, Ve- 
feovo di-Benevento^ che fiorì nel 547* 
e che i Beneventani equivochino da_» 
un Santo dello fiefib nome ad un’altrcu 
11 nofiro Autore rifponde, che fela 
ragione del doverfi convertire in-» 
Chiefa la cafa natalizia a vefic a valere 
per rimo,dòverebbe anche valere per 

l’ai^ * i 
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l’altro, efsendo tutti e due Santi : ma 
a noftro credere quefta rifpoftaha fa¬ 
cile foluzione nel concetto degli av- 
verfarj, i quali dicono, che piu non 
correva tal’ufo fotto il fecondo San_# 
Gennajo , perchèal fuo tempo era cef¬ 
fata la perfccu^ione della Chiefa. Sog* 
giugne il Sig. Nicafìro, che nè meno 
iNapoletani pofsono moftrare con¬ 
vertita in Chiefa la cafa del Santo, 
anzi non ne moftrano alcuna a, dove e’ 
fofse nato, e albergato f il che fecon¬ 
do lui cfegno 5 che quegli non ha mai 
flato cittadino Napoletano, Replica 
ancora, che non tutte Je cafe natali¬ 
zie de’Santi furono convertite in.» 
Chiefe dalla pietà de’ fedeli : e confi¬ 
deràfimilmente,,che il motivo di non 
elTcrfi fatto ciò da’Beneventani a ri¬ 
guardo di quella di San Gennajo , può 
edere flato Terezione d’un’antica-* 
Chiefa magnifica in vicinanza di detta 
cafa fatta dal Senator Cifio a’Santi 
Gennajo , Fedo, e Defiderio. Un’al¬ 
tra oppofizione vien fatta a’Bencventa. 
ni per farli defiflere dalla credenza, 
che in quella cafa non pofsa San Gen- 
na)o effer nato, ed c per efiTerelladi 
flruttura Gotica , e per confeguente 

fab- 
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fabbricata più fecali dopo il martirio 
del Santo . Rifponde l’Apologifta 
primieramente col dire , che quella 
fàbbrica non è Gotica , ma Romana -, 
fecondariamente, che fe non è la (lef- 
fa e nella materia e nella forma , il 
che farebbe difficile a credere dopo 
tanti fecolij e dopo tante calamità di 
defolazioni, e di terremoti, allequa- 
li la fua patria foggiacqiie ^ bafta però 
a dirla tale la riftaurazione , che iiu. 
vario tempo ne farà Rata fatta, e co¬ 
me veramente fu fatto,, vedendovi!! 
non folo molta fabbrica nuova , ma 
molta ancora di antica, 

li Capitolo HI. fa vedere con mol- 
te antiche Infcrizioni, che la famiglia ^ 
ejanuariu > ora di Gennaro ^ è Rata in 
Benevento. La prima e riferita dal 
Gruteropag, 44. «. 11. la feconda dall' 
Abate Pacicheili nelle Rie Lettere Fa¬ 
miliari IRoriehev due altre fono rap¬ 
portate dal Padre Fra Vincenzio-Ma- 
ria Verufio , Beneventano, dell’Ordi¬ 
ne de’ MinoriOlTervanti nel fuo libro 
manoferitto delle antiche InfcrÌT^ióM 
Bjmventane ^ fono.. 
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A. VIBBIO iANVARIO 
CLAVDIALI AVGVSTALi 

CVR. MVNERTS DlEI VN 
IVS. AVLVS VIBBIVS 

IVSTINVS 
IVSTIANVS ' 

lANVARTVS 
FILIVS PATRI BENE M. P. 

2. 
HERCVLE 

SERVATORI 
P. IVNiVS 
lANVARIVS 

AVGVR 
POSVIT. 

Ciò che dedur voglia di quelli marmi 
l’Autore a vantaggio della fua caufa , 
€ qual forza la fua ragione aver polla , 
lo veggono chiaramente i lettori • 

84. Nel Capitolo IV. fimoftra, chela 
madre di San Genna jo abito , e mori 
in Benevento, dove fn vili tata nel punr 
to della fua morte da elTo tre giorni 
prima, ch’egli riceveiTe il martirio. 
Qiieilo fatto non vien contefo da’Si¬ 
gnori Napoletani, ed efprelTamente 
lo dicono gli Atti del martirio del San. 
to. Vien bensì da loro contefo, che 

quin- 
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quindi poffa arguirli 5 che Benevento 
folfc la patria di lui. Ma’Jnoftro Au¬ 
tore pretende trovarvi un affai forte 
conghiettura per crederlo ; e un’altra 
pure ne cava nei Capitolo V. dal con- p.^o; 
fìderare^ clie San Gcnnajo fu Vefeovo 
di Benevento 5 poiché in que’tempi il 
Clero ed il popolo eleggevano in loro 
Vefeovo un lor Cittadino , Si recano 
dal Tutini efempj in contrario di 
queft’ufo antico , ma tutti fon pofte- 
riori al tempo di San Gennajo*, e di 
più fi niofìra, che da San Genna)o fino 
a Doro Ih nel 448. tutti i Vefeovi Be¬ 
neventani furono anche cittadini di 
Benevento . Si giuftifica in oltre-# 
qucftocoftume e con la ragione natu¬ 
rale, e con le Cohituzioni Canoniche , 
le quali però aver dovevano untai vi¬ 
gore ne’tempi della primitiva Chiefa, 
ficcome di fatto lo ebbero. Termina 
il noflro Autore quefto Capitolo con 
due rifiefiioni; luna, che fe il Santo c 
fiato Napoletano , mal’hanno fatto i 
fiioi cittadini a non eleggerlo loro Vc- 
feovQ '-y l’altra , che fe pure fofie fiato 
Napoletano, non farebbe fiato mai 
martire : poiché , fono parole del Cri- 
feonio da noi più fopra allegato, cita¬ 

te 
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te a quefto paflfo dal noftro Autore , ,, 
5, avrebbe il crudele miniftro al 

fentir Gennajo Napoletano, depo- 
fta lafua ferocia 3 e lafciato didar- 

3, gli la morte: tanta era la legge, che 
3) con Napoli Città Greca cenea l’im- 
35 pero Latino. ,, Dal che poi viene 
a coneiudere > che Napoli non avendo 
alcun Santo.Martire cittadino 3 alTun- 
fe per fuo protettore Un nxartire fore^ 
ftiero 3 cioè San Gennajo, 

p.pp. Nel Capitolo VL fi cerca di mo- 
ftrarecongli Atti del martirio, e con 
l’antico Breviario Beneventano, che 
San Gennajo fofse cittadino di Bene- 
vento. Gli Atti 3 adir vero, nonio 
dicono efprefsamente 3 ma nè meno 
dicono, che e’fofse Napoletano. Da 
loro fi ha , che e’ fofse Vefcovo di Be¬ 
nevento , e che Cifìo cittadino 'e Pre¬ 
tore di detta città raccolfe i corpi de* 
Santi concittadini Fefto e Defiderio 
martirizzati con efso, e non quello di 
San Gennajo , perchè trovò, che i Na¬ 
poletani per divino comandamento Io 
avevano nella loro patria già trafpor- 
tato. E quegli c quelli tirano a pro¬ 
prio vantaggio ciò che ne dicono gli 
Atti compendiati nelle Lezioni del 

Bre- 



Articolo XII. 3^>i 

Breviario Romano . Nel Breviario 
de’Beneventani, e in un’antico Anti¬ 
fonario di eili leggeiipiù chiaramen¬ 
te il fatto a loro favore, ma non fa pen¬ 
doli di quale antichità precifamentc 
fìenquelli, non polliamo darne più 
certo giudizio. 

Oppofe il Tutini fopra nomatOjp.ioS, 
che ninno Scrittore antico abbia fpe- 
cificato la patria di quello Santo*, e 
che folamente alcuni moderni Bene¬ 
ventani abbiano tenuto 5 c afserito, 
che in Benevento e’nafcefse , Gli li 
vuol mollrare il contrario nel Capito¬ 
lo VII. Eprimieramenteglilioppone 
l’autorità di uno Scrittore anonimo, 
il quale nel IX. fecola defcrifse latina¬ 
mente la Traslazione delle reliquie di 
SanGennajo da Napoli in Benevento, 
fatta daSiconePrincipe di quella città 
nell’anno di Grillo 817. Anche il Tli- 
tini ha veduta quella narrazione, ma 
non credè, che ci fofse cofa contraria 
alia fua credenza, poiché ivi altro non 
lì dice , fe non che i Beneventani 
SUUM PATREM fe recepiffeguude- 
hant \ epiùfotto, che urkmUtuntes 
cum MARTIRE SUO ingrcffijunt. 
Ciò bada a far credere al noltro Auto¬ 

re 
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re , che quivi fi dinoti la cittadinanza 
del Santo , nè vuole efser nccefsario , 
che vi fi ieggà la parola di ClViS, 
Jaquale nè meno vi fi legge, ove i* 
Anonimo dice,che i Napoletani dole- 
vanfi gravemente, che fofseior tolto 
il facro depofito . Tr^fidìum URBIS 
(non dice PATRl-^ ) ablatum ejì y 
nam PATER NOSTER { nè men 
qui dice Ci VIS ) Januarius > ec. 4 
n&bis nmc aufertur . A quell’ Ano¬ 
nimo non fi fa fuccedere dal Sig. Ni- 
callro altro autore piu antico di quei 
Frate Bernardino Siciliano vivutonel 
fine del XV. fecolo, e da noipiùfppra 
aliegato, che in quello folo fa forziT-* 
contra il Tutini, per non efser Bene¬ 
ventano, e anteriore a que’moderni 
Beneventani, della cui autorità egli 
non fa moltoconto. Gli altri Autori 
qui prodotti a Tuo favore dal Sig. Ni- 
caftrofono de’due ultimi fecoli,molti 
de quali , quantunque Napoletani, 
hanno fentenziato a favore di Bene- 
vento^ eper ultimo di quelli , non in¬ 
feriore però in merito a chi che lìa, fi 
reca rEmìncntilfìmo Cardinale Orfi¬ 
ni, Vefcovo Beneventano , il quale 
ncirUfiizio del Santo impetrato ulti- 
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mamente dalla facra Congregazione 
de^Riti 5 in più luoghi nomina citta¬ 
dino della fua Chiefa il Martire San 
Gennajo. Scioglie finalmente le op- 
pofizioni avverlarie , dalle quali fi ha, 
che Matteo d*Afflitto , celebre Legifta 
Napoletano vivuto nel fine del XVI. 
fecolo 3 fortenne, ma non nelTOperc 
imprefle, che San Gennajo fcco avefie 
comune la patria^* che Barcolomraeo 
Caracciolo, detto Caraffa 3 e Giovan¬ 
ni Villano, i quali vifTero a i tempi 
della Regina Giovanna I. di quefto 
nome, tutti e due Napoletani , furo¬ 
no dello ftefib parere; come pure lo 
furono Alfonfo di Gennajo 3 che fiori 
verfo il I f ^ o. ed altri Scrittori, ma-» 
più recenti j e tutti Napoletani . Si 
ferma poi nell* Abate Ferdinando 
Ugheili, che in quefto fu favorevole 
a* Beneventani ; e con quefta occafione 
lo corregge in ciò , che ha afTerito ef' 
fer Bolognefe Urbano Zambotto crea- P* Us¬ 
to Vefeovo di Montemarano nel 1 
quando quefti fu veramente Beneven¬ 
tano . 

Sbrigatofi di quefto lungo Capitolo P**^® 
palla il Sig. Nicaftfo a provare il fuo 
-^ffunto nel Capitolo Vili, con una 

Tm^PìlL In- 



3 ó'4 C lORN. De’ Letteratì 

Infcrizionc 5 che da’fuoi Avverfarj 
ami qua chhmuz , la quale 

fu poifa dal Scnacor Cifio nel Tempio 
daini dedicato a’ Santi Martiri Gen- 
najo. Fedo 5 eDefiderio*, e fu ritro¬ 
vata li 17. Luglio 16 24, fotto la Chie- 
fa Parrochiale di Santa Lucia, reli¬ 
quia di detto Tempio . L’Infcrkione 
è la feg ueote : 

D. M. 
JAN VARIO FESTO...IDERIO BEN 
.... VT oyOS IVNXIT VNA 

AMOR PATRIA ET MORS - 
SERVARET MONVM. 

CIPB. S. EXORATA PLE. 
M. P. 

La fpiegazionc , che fe nè reca, fi èr 
Beo Maximo ^ Divìs Martiribus 
"januario, Fefìo , Befiderio B’tneventa- 
nis, Ut Qttoì Jtmxìt Una *Amor, 
tria 3 Mors, Servaret Monumenmm 
Cyphius Senator , ovvero Sacerdos 
Fxorata Tieb€ o Troie Manentibn^ 
Tofuit 3 opure Monumentum Tofuit s 
MmoYiamVofrnt3 ec. Per tettimonio' 
del P. Caracciolo, chela mand-ò già 
tempo ad efaminare a Monfig. Leone 
Allacci, ad Andrea Vittorelliy al P, 
Àbramo Bzovk), tre chiariflimi lettc^ 
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Tati j e anche alla rinomati(Hma Acca- 
<lemia de’ Filarmonici di Verona , 
tutti unitamente T hanno giudicata 
faifa e fiippofitizia . 11 Sig. Nicaftro 
l’ha mandata a confiderare al Sig.Doii 
Bartolommeo Riceputi , digniiìimo 
Saccrdotedella città di Porli, di cui 
abbiamol)iù Opere alle ftampe; e que-^'^ 
Ri 3 dì cui qui fe ne legge Vefamìna 5 1’ 
ha decretata vera 3 e legittima . 11 
piibbiico decideràjfe le ragioni di qne~ . 
Ro debbano prevalere àli’autorità de’ 
primi, i cui giudizj fono Rati mai fem¬ 
ore 3 e ben fondati e pregevoli. 

11 Capitolo IX. mofttà la poca va¬ 
lidità di alcune Inicrifeioni moderne 
Napoletane i e di altre memorie 3 le 
iquali, a dir vero j non fono di gran 
rilievo j e finalmente nel Capitolo X. p.io^. 
che è l’ultimo di quello II. Libro fi 
riprovano altri documenti e fcritture 
prodotte dagli avverfarj , alcuna del¬ 
le quali farebbe di qualche pefo,quan^ 
doie ne autenticalfe Tantichità, che 
clTe vantano. 

IniV. Capitoli eglié divifo il III. P-iai* 
Libro 3 il quale tende a moftrare, che i 
Beneventani don fono Rati neghittofi è 
trafeurad nei venerare il lor fanto Ve*- 

CL 2. feo- 
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fcovo col debito culto. Il Tiitinili 
rimproverò, che eglino io nelTun tem¬ 
po avelTero dedicato al Santo una-* 
Chiefa, anzi ne pure una piccola Cap¬ 
pella, di cui ne apparifca veftigio. Il 
Sig. Nicaftro fi avanza a far vedere er¬ 
rare il Tutini al digrofioje primiera¬ 
mente dice , che la prima Chiefa eret¬ 
ta al Santo fu quella, che innalzò il Se- 
nator Cifio in onore di efio, e di Fedo 
e di Defiderio , ficcome teftifica l’In- 
fcrizione; ma poco gli verrà fatta buo¬ 
na quella prima prova , poiché rin- 
fcrizione patifce le fue difficoltà, e 
perché ella cellifica una cofa, che gli 
Atti del martino dei Santo non dico¬ 
no , mentre fi ricava da elfi, che Cifio 
dedicò folamente quella Chiefa a* San¬ 
ti Fello e Defiderio . Da alcuni ver- 
fi dell’Epitafio fepoicrale del Principe 
Sicone che fe trafportaTe da Napoli in 
Benevento le reliquie del Santo nel 
IX. fecolo, fi ha unpiììforrerifcon- 
tro deironoredaluiprellato a quelle 
fante reliquie, per le quali furono 
onorati i Beneventani di Brevi Apollo- 
lici da molti Sommi Pontefici. Elle¬ 
no furono gran tempo con molta de¬ 
cenza confervate nella Cattedrale , 

fin- 
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finche Tanno 1116, Gualtiero Arei- 
vefeovo di Taranto, e Governatore di 
Benevento vi erede una magnifica.^ 
Chiefa , dove per teftimonio dello 
fìorico Falcone Beneventano , autore 
contemporaneo , di là a tre anni ,cioè 
nel 1125). RofFredo il. Arcivefeovo 
di Benevento collocò i corpi di Sao-j 
Genna jo, e de’ fuoi compagni ^ Il Tu^ 
tini confeflfa il fatto , ma riflette net 
medefimo tempo > che l’Arcivefcovo 
Gualtiero, fondatore diqueliaChie¬ 
fa , era Napoletano . Di un’altra Chie¬ 
fa detta di San Gennaio de* Greci itto- 
vafi menzione in un Breve di Papa 
Anaftafio IV. alTArcivefcovo Pietro 
di Benevento nel 11 f 3, e in un’altro di 
Papa Adriano IV. all’ Arcivefeovo 
Arrigo nel iiyy. Altre pure ma piu 
recenti ne rammemora il noftro Auto¬ 
re, il quale pafTa nel li. Capitolo a 
riferire molte Cappelle ad onore di 
San Genna jo in Benevento fondate 3 
come pure nel III. dimoftra quali re¬ 
liquie del Santo fi confervino in oggi 
nella fua patria , alla quale con poca 
ragione i fuoi Avverfarj le niegano. 
L’ultimo Capitolo finalmente ferveap.is?)^ 
far vedere, clieconfomma pietà cele- 
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Ararono in ogni tempo i Beneventani 
le folennkà del loro Vefcovo San Gen- 
najo j e per dubitare della loro pietà e 
divozione verfo di lui bifognerebbe 
elfer troppo accecaci dalla paflione.. 

ARTICOLO Xlll. 

1. 
Mediolanum Secunda ^pma, DiJJcrta- 

tio apologetica [usti V i et gomi¬ 
ti s . Bergomi, apid iRubmm,y 1711. 
i» 8. pagg. loi?. 

luHoyifcomiyO^iìxXo^io il Padre 
Don GIO. Paolo Mazzuchei.- 

Li 5 digniiTìmoReligiofo de’ Cheriei 
Regolari Somafehi,che fotto tal no-, 
me volle modeftarnente occultar^ ^ 
indirizza queka fùa erudita Diserta-* 
zionc al Sig. Dottor Antonio Gatti 5 
Autore deir^or/<i.> e delle t^indìcjc 
deLlaUnivctfitàdialtrove(4^ da 
noi riferite ve a lui miK)ve noaleggie- 
ri contefa per aver dato nel L Capito^ 
lo delia fuddetta fua Opera il titolo 
di Seconda ^om4 alla eittà di Pavia , 
e per aver procurato di fpogliarne la 

citta 
Tom.IV. ArticJXi 
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città di Milano, che da antichidimo 
tempo n’era in poiTedb .Tre fono le 
principali ragioni ^addotte dal Sig* 
Gatti per corroborare la fiia opioione^ 
e a tutt’e tre Eoppone gagliardamentè 
rAutore della. prefentcDilIertazioj- 
ne. >, ‘x 

I* Aveva detto il Sig.Dottor Gatti^ 
che fino fotto Carlo Magno era fiata 
onorata Pavia del titolo di Seconda l\a- 
md ì producendone Tautorità di Al¬ 
enino->il quale in certo filo Poema di¬ 
retto al medefimo Carlo , lafciò 
fcritto: ! > . 

^ex Karolus caput erhis amot popuHquc 
decufque, * , 

Europie venerandus apex y Pater optimus 
Heros 

AugufiuT, fed Urbe potenf ^ uht Roma 
Secunda. ’ 

Quelli ver fi però , e r feguenti di Al- 
euino , fe pure fono di lui , di ebe fe 
nedubita dalCanifio, dal Duchefn’e, 
dalReinefio, dal Barzioe da altri ^ 
uiollra rOppofitore , che non parla¬ 
no di Pavia , ma bensì della città 
di Aquifgrano, che già rovinata affat¬ 
to da Attila, Carlo Magno fi era prefo 
a rifabbricarla in forma affai più ma¬ 
gnifica y e che degna foffe di divenire 

Q_, 4 
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ftia corte e fiia refiden^a. Eginardc^ 
defcrive ia Bafilka foDtuofa , che ia 
onore della gran Madre di Dio quell’ 
Jmpcradorc vi ereiTe : il Monaco di 
Sangallo, dal quale vien deferitta la 
ilelfa Bafilica, ci fa fedealtresì. del Pa¬ 
lazzo Imperiale da lui erettovi : per la 
q^ualcofae da Nitardo, e da altri Scrit¬ 
tori ella fa denominata prima fedes. 
trancia , urbsregalis, ec. alle quali 
autorità aggiugne;quella deirAutore 
anonimo prodotto daU’Urftifìo (a) » 
il quale parla diffufamente e de i mo¬ 
tivi, che induffero Carlo Magno alla 
liftaurazione ed ingrandimento di 
quella città, e al decretoche e’fece, 
che in temploeodem fedes un&ionis 
gm hcantuYy & locus regalis, ca¬ 
put Gallile trans alpes haberetury ec. 
anzi e qiiefto decreto, e gran parte di 
quello fatto medefimo li ha dallo Bef¬ 
fo Carlo, lecuiprecife parole fon rr- 
ferite da Corrado Peutingero {b}y 
ftattedaun documento delllmpera- 
dor Federigo 1. fotto l’anno 1164. do¬ 
ve fono inferite . Dopo tutto quefto 
però non li trova , che alcuno abbia-# 

mai 

(a”) Rer.Germ.T.II.p.78. 
C.b) ApudSchard.Rer.Germ.T.I.p^ii I, 
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mai dato ad Aquifgrana il nomedi 
Seeonda^ ^pma fuori del fuddetto AI- 
cui no, o Pfeudo-Alenino 3-che dir vo¬ 
gliamo > il quale ciò dilTe o.per orna¬ 
mento poetico 3.0 forfè per accennare^ 
che come Coltantino trasferendo la 
fede deJl’lmperio in Bizanzio nominò 
quefta cittì ella I{pma e 5'eco»** 
da così anche Carlo doveva chia¬ 
mare quella città 5 dove 
fìabiiivail nuovo fuo Imperio e per 
fe, e per li Tuoi difeendenti. 
• Adduce dipoi il P. Mazzuchelli un 
lungo fquarcio delfuddetto Poema > 
dove fi vede >che Carlo abbellì quella 
Città, per cui egli fi vuol qui lodare , 
c di mura, e di foro,, e di curia, c di 
tempio , e di rocca, e di terme, ec- c 
poi dimanda al Sig. Dottor Gatti, che, 
gli moltri leveftigiedi talicofe nella 
città di Pavia ..Non v’ha Storico >. e- p. 
foggiungc , e non v’ha memoria nè 
meno presogli Scrittori Pavefi, che 
Carlo Magno ci abbia fatta veruna di 
quelle cofe ; c pure fi hanno notizie 
difiintifiime delle fabbriche da lui 
erette in più luoghi. 

2. Avea prefa il Sig. Dottor Gatti 
unaTeconda prova della fua opinione 

Q. 5 4a 
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éa un’epitafio pofto nella cattedrale» 
di Pavia Tanno 13,2^. a Manfredi, e a 
ducfuoi fratelliufcid della nobijilìt- 
ma famiglia Beccaria , riferito an¬ 
che da Lorenzo Scradero nella^ 
fua raccolta àé‘ Monumenti d'Italia 
C.3 3 Principia Tepitafio, così da. lui 
riferito : 

Tfes [ucce/ftve Cive^ gsnut^s refirtur 
Roma fecunda^(^/ cIatoj:^ quos^ptotulìtr 

Orbi, 

Ecco nel XIV. fecolo dato li cognome- 
di Seemda a Pavia . Non pre¬ 
tende TOppofìtoreche ciò faccia ve¬ 
runa prova . Anche lo Scaligero il 
vecchio chiamo, dic’egli , in alcuni? 
fuoi verfi prodotti dal P, Aicher Be¬ 
nedettino (^i)Ja città: d’Avignone B^orna 
Seemda > ma non meno per quello fi 
fono fognati, gli Avignonefi di arro? 
garfiuntal titolo^, benché dato loro- 
da un sì eccellente poeta $ dovechè 
qucirepitafiodiPavia è opera certa¬ 
mente di tale , che non che di pocha> 
né rricn fapea di gramatica , comedit^ 
que’rozzi verfiapparifee. Aggiugne 
che non nella Cattedrale y ma nella_* 
Cbkfa di Santa Maria del’ Topoh era 

(a) Hort.VariarJnfcript, 
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froda la fuiddetca infcrizione, facen¬ 
done di c/ò fede Stefano Marino , Pa- 
vefe, nel cui libro intitolato Beccarice 
Gentìs Imagms , ella viene allegata 
con qualche diverhtà da quello che-» 
nello Scradero fi legge , Q^ndi e’ P* 
prende argomenta d'infukare al Sig. 
Dottor Gatti per aver detto nel Gap, 
XVIdella fua ifloria , che nel fecolo 
del 1300. fiorivano in Pavia le fcien- 
ze f aiferendo , che fe ciò foflfe dato 
vero, non fi irebbe data la cura diioc- 
mar Pepitafio di Manfredi Becca ria , 
Principe e Signore aflfoluto di quella 
eittàe del fuo didretto , a per fonasi 
rozzae di si piccola letteraciira, qual 
modrava d‘cfser l’autore di quello y 
ma ad alcuno deTuoipiù celebri lette¬ 
rati. Vuol pofcia , che di tali monu- 
roentr non fi debba- far molto cafo , 
quando entrano a parlare delle cofe 
ne’piii antichi tempi avvenute. An¬ 
che fotto una datila di marmo di Papa 
Martino V. poda nel Duomo famofif- 
fcio di Milano Panno 14.18. li 
Ottobre, inoccafione che dal fuddet- 
to Pontefice F aitar maggiore vi fu- 
confacrato, leggonfi alcuni verfi, do¬ 
ve a Milano fi dà il nome di F^orna 

6 condri f, 
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concia y ma egli non intende perque- 
flo 5 che fe ne debba fare gran fonda¬ 
mento 5 e fa via mence riflette, che //«- 

P- 2-4* jufmcdi Ìapìdesearum tantum nohis re- 
rumfidem/penderepofjunt, quibus, co^e- 
yifunt i ^ quorum gratia literis exara- 
ti : Si qua vero obher 3 ut yulgi fer- 
monefbtur y per tranfeuvam innuunty 
qudt ad antiqutorà tempora 3 remotioref- 
que ietates pertineant y ne audiendi qui- 
dem funt, nifi ex yetufiisfectiUs prnello 
fintttnonumenta ? qunefidem fuam apuà 
nos de earum rerum yerìtate interpo- 
nani. L’mfegnamento e sì peregrino^ 
che non abbiamo potuto non riferir¬ 
lo con le fu e ftelTe parole, e fecondo 
la regola che da lui fe ne cava, egli è 
vero che Manfredi Beccaria per tefti- 
monio dcirepitafio allegato morifse 
ne! 13Z2. e che due fraiellfa lui pre- 
jnarifs€ro,chiainaciuno Murro Ca¬ 
ro li fecondo , ma che Pavia fofse de¬ 
nominata 5 , tuttoché 1* 
infcrizione Io dica , non v’ha fonda¬ 
mento per crederlo, poiché tal detco 
riguardatempipiu antichi, e produce 
una cofa degna di efamina più matura^ 
Lo fteflb dee dirli rifpettivamente-» 
della infcriziooe polla alia flatua di 

Marci- 
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Martino V. in Milano tuttoché dr 
qiie’vcrlì ha (lato autore G'itifeppe Bri¬ 
pio , Maeftro di Sacra Teologia, e 
Dottor di.Legge , di cui due volte fi 
fervirono i Paveh , Tana come di Ora¬ 
tore nel 1418. allo {lelTo Papa^Marti- 
no ’y l’altra come di Poeta nel 1431. a 
Sigifmondo Imperadore, quand’ebbe¬ 
ro l’onore di avergli entrambi lor- 
ofpiti. 

3, La terza ragione allegata dal 
Sig-Dottor Gatti per provare il fuo af- 
funto é quella forfè, che piu ha com-» 
molforauimodel fuo Avverfario ad 
impugnare la penna contro di lui. 
Che Pavia, dice egli j lìa.ftataapj>ella¬ 
ta Seconda Iberna ^ lo attefta il feguente 
epigramma fatto in verfi leonini, 
fcolpito in marmo nelP^ entrata del 
ponte alla parte delira;' 
§iuifquis in hac ìntrat defltxo pepJiie 
Dk prope qui tranfis , qui Porta limina tangìs ^ 

Roma fecunda vaky mundi caput imperiak . 
Tu bello Thebas , tu fenfu vincis Athenas , 
Te metuynt^Qentet, tibi cella potentes \ 

Soggiugne pofeia , che il Corio nella 
prima parte della fua Iftoria di Mila¬ 
no. malamente trasferifee i fuddetti 
verfi in lode della fua pattiate incouT 

fide-- 
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lideratamente penfa , che quel mar¬ 
mo ha flato trafporcaxo a Pavia da Gio. 
Galeazzo Vifconti^ L’Aiitore delia-» 
BìJJèrtoT^one vendica da sì fatta aecufa 
J’Iftorico fopradertO', e riferifce le pa¬ 
role precife di effo, perchè meglio ap^ 
parifca , fe a ragione Pabbia il Aio 
Avverfario notato : Inde valfe che Mi^ 
lano fi nommafit'R.omASE€imDA , efo- 
prade laVortx B^omana miffe in mar- 
moro quefli yerfi a perpetua gloria di sì 
inclyt^Ciità, li quali dappmi GaleaT^ 
^0 Jecondoponere fece in marmorea ta- 
yola fopra iLponte d:l Ticino a Tancia. 
Dfpone pofcia il motivo ^ per cui Ga¬ 
leazzo IDfacefTe fcolpire lafuddetta-. 
infcrizione In Pavia , e ne allega in-», 
prova il Sig. Giovanni Sironc, (^),dili- 
gentiiiimo Iftorico. Dice, che fe quef 
raccontb del Gorio folle ftato falfo ,, 
non avrebbero mancato gii Storici 
PàveA di fargliene grave rimprovero» 
c principalmente Jacopo Guaila nato 
nel I444, e contemporaneo allo Aeflfo». 
Bernardo Sacco, Stefano Breventano^, 
c Anton-Maria Spelta , che nel feco- 
lo XVl. nella lor patria vilTcro in con- 

t * . • certo 

(a) P.II. Chron. Colb., JikIìc. Medici, 
p.138.. 
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cetto di gravi cd accurati feritori ^ e 
dello ftefTo fentimento fu cono quegli > 
che nel fecolo fiifleguente fiorirono 
Oflérva, che fpelìlifimo cadono in er* P- 35» 
rori notabili tutti coloro 5 che s’inge- 
rifeono a fcrivere le {k)rie di pae(Ì 
firanieri , e ne reca con molti altri ì* 
efempio di Polidoro Vergitio , da Ur¬ 
bino , che fi diede a compilare la Sto¬ 
ria deiringhiiterraydi che dagl’inglefi, 
ne riportò pocalode, eniun premio. 

'Ritorna dipoi rAutore della Dìffer- 
alia lapida fopradetta , e dice , 

che fenon altr,o=,, il Sig. Gatti doveva 
riconofcerla non anteriore al tempo di 
Galeazzo LI..e dalla forma, de* caratte¬ 
ri, e dal giudizio che già ne fece il Sigi 
Muratori., (^).;foggetto nelle co fé dell’ 
antichità verfatiifimo. Confiderà, che 
già cento e fettant’anni efibndo venuta 
la città di Pavja in grave e lung^ coi>- 
tefa dfprecedenza conk città di Cre¬ 
mona, ella non averebbe lafciato di 

P-4*» 

produrre quefto raonunaento> efpofto, 
per altro alla pubblica villa , e rin¬ 
facciatole troppo in veroafpramente..» 
dal famofiflimo Girplamo Vida , f)by 

Cremo- 

Ca) Anecd.Lat. TJI.p.z78^ 
Atlioa-lII.adverf Papienf. pio pallia». 
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Cremònefe , nè le altre ragioni, con 
k quali avelie (limato di giuftificare a 
fefìefla il titolo di Seconda I{oma^<\uan<i 
do veramente a vede creduto, che que- 
(lole eonvenide . Cheanzi Bernardo 
Saceojil quale nella fua iftoria no omeu 
te occadonc di acuire la penna contra_. 
il Vida, non gli fa motto delfuddetto 
rimprovero , nè parla punto della la» 
pida fopradetta 3 eonfiéerandola forfè 
in certo modo fngiuriofa alla patria , a 
riguardo del motivo per cui Galeaz¬ 
zo 11. ve l’avea fatta intagliare. Quin¬ 
di pada a moflrare, che la detta infcri- 
zioned leggeva anticamente in Mila¬ 
no , e che ciò fu detto da più Scrittori 
molto più antichi del Corio > allegan¬ 
do edere di quello numero Tautoré-^ 
anonimo della Cronica Milanefe ó Pie¬ 
tro Filargo > Novarefe, che poi fu Pa¬ 
pa Aledandro V. nell’Or^c^/owf al Du¬ 
ca Gio. Galeazzo Vifeonti j Benvenuto 
Rambaldo > da Imola, nella fua Crona¬ 
ca di tutte le citta del mondoGalvano 
Fiamma , Milanefe , delPOrdine de* 
PP. Domenicani, nella fua Cronica Mi* 
nove Milanefe Fantichidìma Cronica 
degli Arcivefeovi di Milano, ec. opere 
tutte fcrittea penna , c.latinamente. 
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delle quali accenna il noftro Autore it 
tempo in, cui furonofcritte, e ’l luogo 
dove fi confervano > alTautorità delle 
quali fa Tuccedere quella ancora d’al¬ 
tri moderni fcrittori, e principalmen¬ 
te di Gaudenzio Merula , chehan dato 
a iMilano, il cognome di Seconda 
Porta dipoi le telfimonianze di autori p.56. 

antichi ed accreditati , che parlando 
di Milano Than Tempre confiderata 
come una delle prime città dell’Occi¬ 
dente , nonché deiritalia ; e prima 
di tutte quella di Prpcopio 3 che nel li¬ 
bro Ih. della Guerra de’ Goti lafciò 
fcritto di ella : Trìma inter Occìdentis: 
urbes pofi \omame^e hac eivitas ere- 
ditur 3 ec. Riferifce i verfi d’Aufonio > 
alcuni periodi del Panegirico di Ma* 
xnertino ,eun; fen.timento di Vopifcoj 
e finalmente ciò che ne hanno fcritto 
Plutarco, Giornande 3 Frontino ^ ed ^ 
altri, che qui troppo lungofarebbe il 
voler rapportare. 
. Dalle lodi di Milano ritornando 
il nofìro Autore al fuo primo propoli- 
to , cioè a dire al Corio 3 dice averlo 
il Sig. Gatti malamente riprefo di una 
cofa , che quegli non aveva mai detta. 
U Corio dille 3 che Galeazzo li. aveva 

fatto 
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(^ttoponer^ in un marmo fopra il pon- l 
te del Ticino a Pavia alcuni verfi , che 
prima h leggevano fcol piti in un-alrro^ ^ 
marmo fopra la porta Romana di Mi¬ 
lano 5 e ’l Sig. Gatti feri (Te. 5 il Co¬ 
rio aver detto , che quel medefimo 
marmo , il quale prima era in Milano, 
era (iatofatto trafportar^m Pavia , De- 
iatum Vapiarn^dsi Gio. Galeazzo.Mo- 
Ara, che la traslazion di queAo mar¬ 
mo non poteva avvenire fotcoiVifeon- 
ti , dacché Federigo I. imperadore 
avea fatto abbatter Milano da’ fonda¬ 
menti , e diArugger tutte le fue me¬ 
morie .'Che gravemente ha equivoca^ 
toil filo Avverfario nel nomedi G4-. 
leaT^^ IL 3lÌ quale il Corio attribuifee 
tal fatto j cangiandolo in quello di Gio» 
Gxlea^Oy che fu figliuolo del detto 
GaUaT^ IL Cerca poi di mo Arar Io- 
poco accurato nel traferivere le anti¬ 
che infcrizioni, encllallegaregli Au¬ 
tori 5 dandone per efempio quel paf- 
fo , dov egli diàe, che Pier Azario, 
No vare fe 5 le cui Croniche fi confer-^ 
vano ferktea penna nella famafidima 
Biblioteca /\mbrofiana,fpe(Ti(Hme vol¬ 
te parla delTimmenfa quantità di feo- 
lari, che innanzi ali’anno 15(^0. con¬ 

corse- 
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correva nell’Uni verfità di Pavia^quaiv 
do queftolftorico. non ne parla punto^ 
nè innanzi queU’anno, nè dopo ; ma 
bene in un luogo lafciò fcritta , che 
Z), Galea^curayit hakreuniverfa 
dia in civitate Vapi<6 , in qua uniiqni^ 
tus fmjJediiuntuY., 

In ultimo luogo confuta quelle pa- P' 
role del Sig. Dottor Gatti, le quali di- ‘ 
cono 5 che forco i Re Goti e Longobar¬ 
di crebbe a tal fegno di fplendore e 
di fama la città di Pavia , che meritò 
rappcllazionedi Seconda I{oma . Mo- 
(Ira pertanto , che ciò nè potè avveni¬ 
re fatto i Re Goti, i quali ebbero prin^ 
cipaimen^e la loro fede in Ravenna, e- 
ninna cofa ebbero maggior méte a cuo¬ 
re y che levare dal mondo infino il no¬ 
me Romano *, nè meno potè fuccedere 
fattoi Re Longobardi , nonefTendovi 
documento nèautoreantico^che di ciò 
renda teftiraonianza . Aveva detto il 
Sig. Gatti nel Capitolo III. della fua 
ifioria y che tutti i Re Longobardi ten¬ 
nero la loro Corte in Pavia-, ma con 1‘ 
autorità di Paolo Diacono fé gli fa ve¬ 
dere, che i Re Agilulfo , e Adolval- 
dp la tennero nella città di Milano,do¬ 
ve pur rebbe iRe Gimdiberto, e dove 

tutti 
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tutti ì Re Longobardi furono incoro^ 
nati . Final mente (ì prova , che ti nor¬ 
me di Seconda B^oma non potè elTer da¬ 
to a Pavia nè da 1 Re Pippino, e Car¬ 
lo Magnojncdagrimperadori Francefì 
lor fucccdori, ne dagli Alemanni > co- 
mj^er altro lo ebbero le città di Tre- 
viri 5 ^’^rles, e d’Aquifgrano , per 
elTere ftatV refidenza Imperiale in di- 
verfi temjii j e che fembra affatto inve- 
rifimile , che tal foffe cognominata Pa¬ 
via 5 per effer crefciuta e di grandezza 
c di grido fotto i Re Goti e Longobar¬ 
di*. Conquefta occafìone corregge un 
grave errore di Monfìgnor Paolo Tum 
ci, che nelle memorie I{loric|ie della 
città di Pifa da lui raccolte ^ e Rampa¬ 
te già 50. anni in Livorno, da un paflb 
malamente intefo di Livio intefe di 
provare , che Fifa foffe Colonia I{oma- 
na. Nègiova ildire > che anche Va¬ 
lenza >. Metropoli di un Regno nella 
Spagna Tarraconenfe abbia l’appella¬ 
zione di I{otna , benché mai non fìa 
Rata fede d’imperadori ; poiché que- 
Ra cuna gloria , che le è comune con 
quante città hanno il nome di Vden- 

i che grecamente fi efprime con la 
voce Bjjome > anzi con un pafTo di So¬ 

lino 
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lino fi confickra, che la medefima J^o- 
m.x ^ prima di avere tin tal nome po- 
{loie con greca voce da Evandro , era 
{lata chiamata da i Latini che 
Tabitavano. Conclude finalmente, che 
il titolo propriamente di Steanda 
W24 a due città folamcnte conviene 5 
cioè a Coftantinopoli , ed a Milano , 
Per la prima non lafcia dubitarne la 
infcrizionedella colonna diCoftanti- 
no, della quale parla anche Tiftorico 
Socrate ; e per la feconda ne fa tedi- 
monio la infcrizione foprallegata , 
Quifquis y ec. la quale in quel tempo 
da chi fode eretta in Milano, come, 
fopraciò gli Scritori non convengono, 
e pili toftogiiiocano ad indovinare la 
cofa , che a provarla, così il noftro 
Autore promette di farlo con un’altra 
Dìfserta'zione, la quale fiamcerti, che 
farà ricevuta dal pubblico con gradi¬ 
mento ed applaufo niente inferiore à 
quello, che la prefente ha ottenuto. 

§• a. 
Jufio Vicecomiti, Secundda B^oma De- 

fenfori Trofiigatori, SxtPHANUS Ab- 
dua KAdmonitìonem y ^ S* in S» 
P^gg- I T- 

. Apjpcn^ ukiukDiJJma:(ìone apo¬ 
logeti- 
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ìógctkaàlùmfiopìfcontigià riferita , fi 
vide impreiTaandar per le mani de* 
letterati ancke la prefente ^ifpoflà 
fcrkta in forma di lettera al fuo Op- 
pofitore da Stefanod'^dda 3 chmnqu€ 
e’ fiali 3 che s’c voluto mafcherare fot- 
4:0 un tal nome. Protefta nel principiò 
TAutore di ella, che fe bene ha folle- 
mito doverfi alla città di Pavia ii co¬ 
gnome di ^pma Se€Qnda3^onè mai Hai- 
ta intenzione del Sig. Gatti di defrau¬ 
darne rantichilfìma e celebratifilmà 
città di Milanoj diche più volte an¬ 
che dopo l’imprelfione della iflorìx egli 
fen’è dichiarato i e quella noigiudi- 
chia m o la Ilia più forte d i fefa . Per al- 

. tro egli dice, che nell*/y?or^^ Ila ferita 
to,aver malamente il Corio applicati 
alle lodi di Milano que’verfi , che fi 
leggono nel marmo di Pavia , e che 
quelli ad ella appartengono , perchè 
ancheavanti il dominio di Galeazzo 
ella aveva rappeilazione di l^oma Se¬ 
conda : con che pafia a conchiudere j 
che egli non ha quindi pretefo di le¬ 
vare a MilancK la-medefima appellazio-* 
ne : non tamen ideo fenfit non pojfe Me- 
dlolanum dici Secmdam ^omam - Vuo¬ 
le In oltre, che benignamente s jnter- 

preti 
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preti quell’aver lui letto j che Gio.Ga¬ 
leazzo facelTe trafportare il fuddetco 
marmo da Milano in Pavia , c che per 
quella voce marmo fi debba intendere 
Vin[crÌ7^ioM<i 0 non ì\ marmo precifov 
Per quello , che riguarda l'errore del 
nome di Galea^'^o chiamato da lui Già. 
GaleaT^Oi facilmente fe gli dovrà pre¬ 
dar fede in giudicarlo della (lampa , fe 
nonfuo , sì perchè nella feconda erra¬ 
ta imprefa nel 170(5.egli proceda aver¬ 
lo di già notato, sì perchè nel Capito¬ 
lo XVI. della fua ifloria fi vede chiara¬ 
mente non aver lui ignorato , che nel 
15 f 5), in cui fu polla queirinfcrizione 
in Pavia, regnava Galeazzo li. e non 
Gio. Galeazzo. 

Difendelo inoltre l’Apologifta da 
un’altra accufa , che gli vien data ^ 
cioè d’aver chiamato faìjoc bugiardo 
lo dorico Bernardino Corio . 5’crivc 
egli ne) luogo allegato , che il Corio 
temere amumat lapidem illum fmfje Va- 

p.amdelatume orafi pretende , che 
queli’avverbio temere <\m\ì non figni- 
iid\\ fdfamente , ineonfideratamen- 
te *) e dato ancora qui fi foggiugne, 
che il Sig. Gatti lo avefife chiamato bu^ 
giardo^ ciò non dee parere nè drano, 

nè nuo- 
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-nè nuo vo , dappoiché Girolamo Vida, 
<lotti(Iimo Vefcovo, della cui autori¬ 
tà anche il fuo Avverfario fa conto ^ lo 
^veva di faifìcà gravemente notato, [a) 
riferendone le formali parole, che qui 
farebbe fuperfiuo il riferire di nuovo. 
Dice poi efler egli cofa ridicola raccu- 
fare il Sig.DottorGatti per avere ferie- 
to » benché forefiìero , la Storia Va- 
yefh. Egli ha fcritto la Storia e le t^in- 
diciediqncìhUmverfìtà, dove egli è 
Pubblico Trofiffore > e fe vi é Vrofef- 
fore i come può dirli, che vi fia Jira- 
nitro ì 

Tornando al progrefTo della qui*- 
fìione 5 fìa fermo l’Autore di quefta 
LttUra in credere, che i verfì di Al. 
cuino riguardino la città di Pavia , c 
non la città di Aquifgrano , mentre la 
potenza di Carlo Magno molto più fi 
accrebbe daH’acquifto della prima, 
che dal dominio della feconda. Prova 
dipoi , che dove diflfe il Sig. Dottor 
Gatti , che Pavia era tanto di fama e 
di fpiendorecrefeiuta fotto i Re Lon¬ 
gobardi , che meritò d’e(fere appella¬ 
ta \oma Seconda , debbafi intendere 
aver lei meritato un tal nome dopo il 

regno 

fa) Ad.lII.adv.Papienf 
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regno de’ Goti e de’ Longobardi. Che 
le conghiettnre delle fua opinione (la¬ 
ne la infcrizionc leonina polla in Pavia 
anche avanti il dominio di Galeazzo, 
elepitafìodi ManfrediBeccaria.Quin- 
di fi fofiiene , che i caratteri gotici 
deil’infcrizione non badino a provarla, 
fatta folamente già 3 00. anni, poiché 
efii erano in ufo anche innanzi quel 
tempo. Che poi la medefima forte ini 
Pavia prima di Galeazzo , cioè prima, 
del 13 yp.s’intende di dimodrario con 
Pautorità di un codice fcritto da un’ 
anonimo xAulico Ticinenfe , vivente 
nel 13 30. dove fi legge i che i veri! 
fuddetti erano intagliati fu varie.porte 
della città di Pavia . Dicefi in oltre, 
che la porta del ponte , dove fi vede la 
lapida , è opera delfecolo XVI. Si ac¬ 
cenna parimente , che in Pavia' fi vede 
anche in oggi il foro , che anticamen¬ 
te fichiamava Romano ; la piazza det- 
ta.già yecchia , del qual nome fi 
fa pur menzione negliatti antichi del¬ 
la città di Pavia ; e che però que^ verfi 
di Alenino portTono di eifa benifllmoiìl- 
terpretarfi * Che Ericio Puteano j)ar* 
'landò della città di Pavia difiTe, che U 
ifteiTa Roma ^ infigne. e notiflima in 

■ Tom, Pili R tutto 
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tutto il mondoyinfignls, ^ totoOfben^ 
tijjìma l{oma 9 le farebbe inferiore, fé 
le preziofe reliquie de’SantilIimi Apo- 
Itoii non avelfe, Della for2:a di quelle 
ragioni è bene , che ne lafciamo a’ leg- 

p. 14. gitori il giudizio . Si toccano in fine 
alcuni punti oppofli dali’Avverfario 
del Sig. Dottor Gatti ma come que¬ 
lli non fono molto importanti al me¬ 
rito delia quiftione, iafeiàmo di favel¬ 
larne. 

ARTICOLO XIV. 

Si confiderano le forv^e moventi in gene* 
re di quantità y ptr ifcoprir la v agio* 
ne di demi eletti mteeanici, e prin- 
cipdmente del farfì una ma^a di flui^ 
do contenuta in m vafo pià leggiera 
feendendo , 0 più grave fai end 0 per 
efìa un corpo j e di ali^ri fmili effetti* 

> Del Sig- Domenico De Corradi d^ 
•/iuftria Matefnatico ec, dei Serenifs. 

' Sig* Duca di Modana. 

DAppoichc le forze moventi fono 
fìatc confiderate in genere di 

grandezze, per pofeia, teoreticamen¬ 
te conofeiute eguali , 0 ineguali re» 
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fpettivamentefra loro , s’abbia a con- 
chiudere, cheappiicate Tiina contra 
deli altra debbano tenerli in equili¬ 
brio, o no , la Meccanica ha dato a-* 
vedere, quanto un tal metodo le abbia 
arrecato di avanzamento . Mercè di 
lui ella è già ih ifìato , non folo di af- 
fegnarla cagione > per cui fuccedàno 
gli effètti, che ella contempla , ma di 
predirne degli altri, ed affatto conrirarj 
a quanto ella con là feorta d’altri fffte- 
mi avrebbe immaginato. 

Serva^er prova di ciò lo fperimen. 
to del dottiffimo , e fempre grande-» 
5ig. Lcibnitz, comunicato al celebre 
Sig. Ramazjtini, e riferito nel fecon¬ 
do Tomo di qiieffi Giornali , (a) che* 
io deferiverò, quale a me è fuccedu- 
to. Ho fatto fare un cilindro di latta 
largo 14. linee, alto 27, in vece di bai! 
piane gli ho fatto aggiungere da amen* 
due i capi un cono troncato alto quat¬ 
tro linee , che riceve nel cerchio del¬ 
la fua minor bafe un’altro cilindro al¬ 
to , e largo cinque linee , Quelli due 
cilindri fono affatto aperti , e come-* 
due bocche di quello corpo,per le qua¬ 
li può , entrando l’acqua per Tuna , c 

R. 2. lifcen- 

(a) 
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i^fccndo per Talcra 5 empierlo tutto > 
Su nna di quefte bocche ho ftefa una-é 
carta ordinaria , e ripiegatala attorno 
J’orlodella medefima > Tho cinta di 
cera , acciocché l’aria non poifa per 
quella ufcire . Ho veduto in quefta-^ 
occafione la carta lafciar pafTar l’aria-^ 
per gli fuoi pori , al che ho rimedia¬ 
to, lafciando cadere un po di cera li¬ 
quefatta fulia medefima , impedendo 
cosi Tufcita all’aria .Q]^efto corpo pe- 
fa oncie due -, e talmente ferrato fo- 
ftienenell’acqua trequarti d’oncia di 
piombo, che ridotto in una fpianatà 
verghetta ho avvolta intorno ai cilin¬ 
dro, che forma la bocca oppofta , Ho 
■pofciaappéfo ad una efattidlma bilan¬ 
cia un cannone di vetro alto un piede , 
emezzo, e riempiutolo d’acqua , ho 
in lui tuffato il predetto cilindro, che 
fi reggeva a fior d’acqua. Ho fatto un 
diligente equilibrio , ed accoftata una 
candeluzza accefa alla carta, che chiu¬ 
de la bocca del corpo, ho deftramente 
abbruciandola data la via all’aria , che 
entrando , ha fatto difcendere il cor¬ 
po, nei qual tempo s’évedutofenfi- 
bii,mente alzarfi il cannone • 

Or vaglia il vero che mai non li 
fareb- 

,V'-‘ 
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farebbe creduto che nellatto di fceiii» 
dere tal corpo , quando l’acqua fog- 
getta riceve un movimento in appa¬ 
renza sì proprio per rendere più pe-^ 
fante ilvafo , lì faccia poi quello 3 ciò 
non oftante, maggiormente leggiero i 
rcfpettivamente al fuo contrappefo ì 
E pureefaminata la faccenda col mei 
rodo da me fopra accennato fi vedrà 
fra poco edere ciò un’effetto > che non 
può non fuccedere , qual’appuntoei 
fuccede i ; 

• Dalla cagione ^ che io ne ho ideata ^ 
eche il più chiaramente che mi farà 
pofiibile, farò nota al pubblico 3 vidi 
in oltre dover fuccedere altri analoghi 
effetti 3 i quali tutti pofti|al confronto 
dell’efperienza , fortirono la previfla 
.riufcita . Li defcriverò dunque 3 per 
pofcia efpor la cagione3 fu cui gli ho 
immaginatÌ3 eprevifii. 

Ho immerfo nel medefimo canna¬ 
ne pien d acqua un cilindro di piombo 
pefante 8. oncieed tutto pieno; una 
mole d acqua eguale alla mole di quel¬ 
lo pefa *5^ d’oncia , Sulla bocca del caiir- 

nonehoattraverfatounfoflegno , 
cui con fottil filo ho appefoil cilindro, 

che flava immerfo nelTacqua ; abbrtt;- 
ìL 5 ciato 
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ciato il filo 5 nelTatto di fcendere il 
cilindro, il cannone fi c furiofa mente 
alzato . Si trova efperimentalmence 
il pefo a che in tale fperimento, fi per¬ 
de j difcendendo il cilindro ^ efferc-* 
circa 6, oncie. Ho pofcia legato il hloa 
da cui pende il cilindro , ad un fofte- 
gno fuori della bilancia 5 e del canno¬ 
ne 3 in cui flava al foiito il cilindro im-» 
merfo, c bruciato il filo , fcendendo, 
il cilindro, il cannone j non fi è pun¬ 
to alzato 5 ma bensì è calato, renden¬ 
doli in taTatto efperimencalmente più, 
pefanre refpettivamente al fuocon- 
trappefo per oncie i, ed*i^ in circa. 

Ho pur congegnato in un vafo da-. 
fìillareun’uncine,.tto di fil d’ottone-», 
attaccandoglielo verticale con dello, 
flucco nel mezzo del fondo, e pafTato, 
per quello nn filo , a cui era attaccata^ 
una vefcichetta d’agnello ben gonfia,, 
ho empiuto il vafo.d’acqua,raccoman¬ 
dato prima il filo ad una traversa , che 
fla fulla bocca del vafo, in modo che 
la vefcica ftia forzatamente al fondo. 
Equilibrato il vafo. pofto fulla bilan-.. 
cia 5 e bruciato, il filo , afcendendo, 
fucila la vefcichetta , il vafo è divenu¬ 
to più grave refpettivamente al 
contrappefo. Ho 
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Ho prefo un cannello di vetro lun¬ 

go circa un piede 5 l’ho piegatoa gui-s 
fa di fifone ripiegato ne) mezzo ^ ed ho 
pur ripiegata una fuaeftretnità verfo 
la piegatura predetta: ho pofto deli* 
argentovivo in quello cannello 3 e fat¬ 
tolo feorrere ben unito nella gamba , 
che ha Tefiremità ripiegata , in modo 
che folo in detta parte fia Targentovi- 
vo 3 ho chiufo conun po dieera la__. 
bocca di tale eftremità ripiegata, indi 
appefo alla bilancia , e fatto Tequili- 
brio 3 dando pendente inferiormente 
la piegatura di mezzo, e la bocca con- 
feguentemente dell’altra piegatura^ 
con una candeluzza ho liquefatta la 
cera, per lo che aperta la bocca3C fcefo 
rargentovivo. adequilibrarfi nell’al¬ 
tro braccio 3 ed in tal’atto il cannello 
è divenuto notabilmente leggiero. 

Se poi 3. congegnato il cannello, co¬ 
me fopra 3 e riempiuto nella già det¬ 
ta parte d’argentovivo, fi avefife mo¬ 
do di levar tutta l’aria nella gamba 
diftefa 3 onde all’aprire dell’altra boc^ 
ca chiiifa colla cera 3 avefife l’argento- 
vivo a falire per la medefima gamba 
diftefa , e fi chiedelTe 3 che effetto avef- 
fe quindi a feguire : iodico, chein^ 

R 4 tal* 
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faLacto fi renderebbe il cannello più 
grave. . 

Ho appefa alla bilancia una girella 
mobile nella fua ftaffa , e paflato fopra 
di lei uno fpago, ho legato a’ capi del 
medefimo due gravi ineguali, Ho le¬ 
gato il più pefante confottil filo alla 
flelfa girella a lei vicinifiìmo, penden¬ 
do da lei lontano il più leggiero . Ho 
fatto l’equilibrio > e bruciato ilfilo fof- 
tenitore del più pefante , fcende que¬ 
llo precipitofamenre , facendo nello 
UefTo tempo falir l’altro , che è appc- 
fo all’altra eftremkà dello fpago . Nel 
farfi un tal moto , precipita la bilan¬ 
cia daH’altra parte La perdita deli’ 
equilibrio è efperimentalmente afiai 
vicina alla difierenza , che è fra i due 
graviappefi. 

Piglio pure una bacchetta di legno 
arrendevole , e ne faccio un archetto, 
legando i due capi della medefima con 
uno fpago 3 che perciò la tiene incur¬ 
vata . Lego nel mezzo di detta corda 
un bafloncello a guifa d’una faetta , 
tenendo fortei’arco,fpingo quello ba- 
ilone per far piegar fufficientemente i’ 
arco , ed in tal fito per lui violento lo 
lego allafaetta , Onifeo un pefodi ima 

libra 
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libraio circa al mcdefimoarco , ovcjj» 
egli é legato colia faceta ,e cosi prepa-. 
rato, Io appendo alia bilancia perila; 
corda del medefimo, ove a lei è lega¬ 
ta la faetea > e faccio Tcquilibrio * Ta¬ 
glio pofcia, o brucio il dio , onde T 
arco fi pofia reftitiiirc allo ftato per Ini 
non violento , nel quaratco egli fpiii!-» 
ge aH’insù il pefo a lui congiuntole eiq 
facendo diventa tutto quello ftrumen- 
to più grave refpettivamente al fiib 
contrappefo. ' ^ ? 
f Se in vece d’incurvare ^archetto m 
modo elle la corda redi a lui p\ù lon- 
tana, fi faccia per lo contrano , chc-é 
redi a lui più vicina, tirando la faetta 
verfo l’arco, ed ivi fi leghi > onde pen-? 
dente tutto dalla bilancia ,'.come for 
pra, abbia bruciato il legame, nel re-s> 
dituirfi l’arco , afcendereil pefo unk 
to all’archetto > fi - fa egli ; in tal cafq 
refpettivamente come fopra* più Jegt 
giero.. • - .ì • ^ ; , 
' Ho pigliato finalmente un piccolo 
fchiz2ato)o didagnò , ed unito com*» 
dello duccoalla fua bocca più piccola 
una parte di un cannello di vetro ,, cor 
municante l’aria neHinterno dello 
fchizzatojo, ho fpinto lo dantuffQ fiji-o 

f : , t K f, al fon,' 
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al fondo, e chiufa la bocca del cannel-- 
Jocon unpodicera , hoattaccato. del: 
pefoalla canna^ dello fchizzatojp in_*, 
modo, che tenendolofpfpefó pel ma-, 
nico dello ftantuffp,^ ftando chiufa. la. 
bocca del cannello , non polla feender: 
la canna, ma bensì lo polla 3^ quando, 
detta bocca lìa aperta Ho dunque ap- 
pefo pel manico alla bilancia Jo fchiz-^ 
zatojo talment-epreparatoo e. fatto dL 
lui Tequilibrio > ho colla fiamma, lU 
quefatta la cera,, che chiudeva, la boc-^. 
ca 5, onde, feendendo la canna dello, 
fchizzatojo, egli è divenuto in.tai’aC'^, 
to piiijeggieroc. 

Ho in oltre fpinto Io.ftantulTo. fui. 
fondo, j, indi chiufa la bocca del can¬ 
nello colla cera , ho ,, fenza.che entri, 
aria.nellà canna , tirato con forza lo^ 
ftantuffo,.ed obbligatolo a ftar ’ivi,me- 
diante..un filo,, che lega, il manico di 
lui, e fi raccpmanda ad un altro, che. 
cinge la canna . Xalmente, preparato¬ 
lo , ho appefo. la canna alla bilancia, 
acciocché tagliandoli quello, filo , la 
canna dello fchjzzatojo corra alTinsù 
in talattolo fchizzatojo è divenuto più. 
gramr^fpettivanaente. al fuocontrap- 
pefo. 

Tutti 

4
#
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Tutti quefti defcritti fperimenti 

no analoghi ne’ feguenti effetti . Se> 
una porzione di quel corpo, che pen¬ 
de da un braccio della bilancia, fcende, 
tutto quefto corpo fi fa più leggiera 
refpetdvamentc al fuo contrappefo, 
che in tanto fcende dall’altra parte^ 
Al rincontro, fe tal porzione afcende,' 
divien quello corpo, refpettivamente 
più grave 5 afcendendo, in tal cafo il 
contrappefo . Lo sbilanciamento.dell* 
equilibrio dura folo fino a tanto che 
dura rafcendere ,, o il difcendcre di 
tal porzione di corpo, reftituendofi,, 
finiti tali movimenti , il primiero rL 
gorofo. equilibrio.. E. finalmente lo 
sbilanciamentoc maggiore, o minore 
in quella ftefia ragione , nella quale c 
maggiore , o minore la celerità., con 
cui fi muove tal porzione di corpo , 11 
fecondo, e fello efperimento* hanno 
in oltre di comune, che Tcquilibrio 
chefi perde , è affai vicino alla diffe¬ 
renza fra la gravità fpecifica del flui¬ 
do e del corpo ,, che per luifi move,, 
o fra le gravità afifolute de’ due gravi, 
che fervono a fare lo fperimento, ben¬ 
ché fia ditale differenza minore. 
^ Descritta; finora la riufeita di tali 

R 6; fperi^ 
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fperimenci, refta a fpiegarfi la Mec¬ 
canica , per cui pare a me, che la na¬ 
tura gli efeguifea. Egli è chiaro , che 
tutti i deferitti efFecti altro non fono , 
che due forze ^ che infiemecantraftan- 
do, or fono in equilibrio , ed or non 
vi fono . La Teorica, che confiderà, 
quelle forze , che talmente contra- 
fìando fanno ii mentovato effetto, 
comprenderà pure, come un cafo par-' 
ticolare, la cagione degìiaddotti efpe^, 
rirnenti. Se io avefiì a difeorrere folo 
con que’valentuomini, a’quali è ben 
nota tale Teorica , in poche righe po¬ 
trei loro additare ,, qual fia la macchi¬ 
na, con cuida natura efegiiifce i de¬ 
feritti effetti *.Ma'Come vengono que- 
fli creduti da’Fjfici di lor ragione {ne 
fono già i Fifici Tempre introdotti neh 
le Meccaniche ) parmi elTer corretto 
a llendere brevementeìn grazia loro , 
e con ordine deduttivo la predetta 
Teorica, chiedendo feufa , fc dovrò 
raccordare alcune cofenotiflime , ma 
necefiarie per la deduzione fud^ 
detta. 

I. E’ già fuor di dubbio,che le cofs 
agenti, e le cofe da lor prodotte, con- 
iderate in genere di grandezza,, fono 

. . . . ' fra 
f 
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fra loro proporzionali, e che calicò- 
fe prodocce vengononominatc 

t. Le grandezze dunque deùgnan--^ 
ti il moto imprelTo fu una caie granr- 
dezza di'Gorpo (vincendola fola malfa 
del corpo > non già la mole) elfendo! 
le azioni prodotte da-lle grandezze- 
delleforze, che come agenti hanno, 
imprelTo uatanto.motpj faranno pro¬ 
porzionali colle grandezze deiìgnantii 
le loro forze. 

Quando uncorpo A è. molfo , nof 
intendiamo palTare un tanto corpo Al 
un tanto fpazio B^nel tanto temf>o C o. 
Quefto è tutto ciò. > che in genere di 
grandezza h confiderà nel moto, echA 
è turca l’azione in genere di grandezza, 
fu lui impreffa 3 q prodotta in lui dai=4. 
la forza movente, 

3a, Queito paffare per tanto fpazio 
in tanto tempo, vien comprefo fotto 
il nome di Velocità > onde ridotta L 
efprefiione di tanto moto al dirfi un 
tanto,corpo muoverfi con tanta velof 
cita, comprendiamo in quefta tutta 
razione della forza movente in gene¬ 
re di.grandezza j cioè quanto è il 
:t,o imprelTo fui corpo. 

. Ijiccndi^rno in oltre nel moto la dir^ 
rezio? 
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rezione ,ddeterminazione. Non vio- 
ne però ella comprefa nella idea dt 
grandezza.,, facendo ella bensì il mo-. 
totale, ma non già tanto i ; 

4. Polle quelle cofe: 5 fe noi dire¬ 
mo: fe il corpo A corra nel tempo c 
colla velocità h, lo fpazio e > nel tem¬ 
po d, colla vejocità f, movendoli al¬ 
lo fteiromodo ,, quale fpazio,.che di¬ 
rò /, dovrà; egli; correre ^ Quella- 
cfprelfìone ci convince che la ragione: 
di quelli fpazj, cioee ad f, che fono, 
le azioni , è eguale alla ragione com¬ 
polla dcllaveiocità ò alla velocità i, e* 
della ragione del tempo c. al tempo di 
(1) , giacche le velocità ^ , ed f fono, 
le agenti , e s’intendono replicate in- 
cagione de’ tempi c a d ^onde fa-^ 
ra e. f :: he. id 

f,. Ritenuti dunque gli fìellì nomi,, 
ellendo) perciò eid =: fhc fa¬ 
rà d.c. :: /ò. cioè la ragione del 
tempo d al tempo c compolla della dj-- 
retta/ad tdegli fpazj, c reciproca h» 
ad i delle velocità . 

6, E di nuovo, farà /. h M fc. edj 
cioè la ragione della velocità, i aliai 
Velocita ò , compoila dalle diretta 
degli fpazj/ ad e, e reciproca de’tèrar 

pie ad. 7» 
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7.. Se il tempo e folle =: al tem¬ 

po d y elTendòdc :: fh.ei ('5),fareb- 
bc fh di onde /. e h h- , cioè 
quando ne’moti dello fteifo corpo L 
tempi fono gli fpazj; fra, loro fono, 
nella ragione delle velocità., 

8. Trovatele grandezzeefprimen-- 
ti la ragione deik velocità: (;<? )v cer¬ 
cheremo ora.collemedefìme, le granf 
dezzeefprimentila ragionedelle for¬ 
ze moventi . Dichiamo dunque : fé; 
per movere il corpo s colla velocità hi 
vi vuole la forza C j, per movere allo, 
ftelfo modo il corpo d;colla velocità e» 
qual forza , chedirò F ,, vi vorrà > 
ideila efprelHone pur ci convince,^ 
che quelle due forze C, F fono nella 
ragione^ comporta della velocità 
alla velocità e», che.fi,vogliono replU 
cate nella ragione a^d de’ corpi, e che 
fpno il moto imprartp fu tali corpi (3J,, 
onde farà C,^ F :r ha, edA. cioè la ra¬ 
gione > che per compararle infieme 
avranTra loro le forze moventi, , farà 
Ja efprcfsa dalle grandezze , omolo-. 
gamente prodotte dalla, moltiplica., 
zione delle malTe de! corpi molli da. 
tali forze nelle loro omologhe velo-^^ 
cica. Se dunque, percagion d’efem'^ 

pJq 
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pio , un corpo, la di cui mafia fia no¬ 
minata 6 , evenga moflb con una ve-? 
locità nominata 3 ,ed un’altro corpo, 
la di cui mafia fìa 4, e la velocità 8, la 
forza , che ha moflo quello, alla for¬ 
za che ha mollo rultirao , farà come 
€ 18 a 32, 
^ 5?. Ritehuti gli fìefli nomi, fe il cor-^ 
po iz è =1 al corpo e , farà (8) C à 
onde farà la forza Calla forza F nella 
ragione della velocità b alia veloci¬ 
tà d, 

IO. Suppongali che laftefla forza 
movente M abbia a movere in diverfe 
occafìonilo-fteflo corpo a , ma con ve^ 
locità differenti b, e l^c y io‘ dicOj 
che quando ella dovrà movere il cor¬ 
po a colla velocità maggiore di b 
( fuppoflq , che ella va lede precifa- 
^éte a moverlo con la fola velocità b) 
tal forza diverrà mancante refpetti- 
vamente a produr tal azione -, e che 
quando ella dovrà moverc'il c'orpo 
colla velocità é—< minore della bi 
diverrà eccedente, e che recceflo , o 
difetto di M. che dirò N,- per move^ 
^e <2 con tali velocità alterate ^faràal- 
k forza.M, confìderata in fe ftefla, co- 

c recceffo , o difetto di velocità,^ 
che 
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che ho detto c alla velocità b . Poiché 
effendo M. M4-N ab. ah'^ac (2), 
quale q ahi;ac maggiore , o minore 
dì ab y tale farà M minore , o mag¬ 
giore di M;J-N. E perche è è. l';^c :: 
M. M47N(5?)farà é—' ('ic)-b 
M-MrjlN (“EN) . M 5 onde c> b :: 
N. M. ^ 

II. Sia ora la forzaM , che conlaTAV. 
velocità dy e direzione dx muova 
corpo fucili nello ftelTo tempo s’ 
intenda la forza O, che lo muovacòn 
la velocità b y e direzione bTL diame¬ 
tralmente oppolla alla direzione d x ; 
Sieno le due forze M.OfràJoroe^ , 
faranno dunque le velocità d. b frà lo¬ 
ro (9)5 e perchè i tempi pur fo¬ 
no , glifpazj, che per tali forze 
dovranno effercorfi dal detto ifteiTo 
corpo a 5 dovranno eder r: (yj. Da 
quefìafuppofizione dunque quanto di 
fpazio correrà il corpo modo dal¬ 
la M, da in x, altrettanto nello 
fìedo tempo ne correrà modo dalla O 
da X in o ^ in Z 5 cioè refpetti- 
vamenteailofpazio mondano, fi man¬ 
terrà nello ftedo fitoprecifamente in 
cui era . Sia pofeia la forza M mag¬ 
giore della Q . La velocità d farà 

maggio- 



404 GI oRN. De’ Letterati 

maggiore delia velocità b (9) > e Io 
fpazio, che correrà il corpo a ver- 
fo X, farà maggiore dello fpazio, che 
il medefimo nello fteflb tempo corre¬ 
rà da a inZ per la forza O (7), cioè 
refpettivamentealiofpazio mondano, 
vedrafli fcoftatoll eorpo^dal punto a 
per uno fpazio, che procede verfo x. 

11 dire che un corpo mofTo da due 
forze talmente applicate , per quello, 
che corrafpazj oppoftamente eguali, 
o ineguali, li tiene ,.ono. iaapparenza 
di quiete > non farà ccntradetto da 
chi intende la compoiìzione de’movi- 
menti . Per altro v’ha de’ cafi , ne*' 
quali fi vede la giuftezza di tale efpref- 
fione . Ciò èchiaro, quando una pal¬ 
la fcorre fui pavimento, di.unanave, 
che egualmente , o inegualmente ve¬ 
loce fi muove alFoppofto . Nel cafd 
pofcia che due uomini fpingefiero Tufi 
contro l’altro,, o egualnrente , o ine¬ 
gualmente un’ufcio mobile, ciò non è 
per verità tanto patente . Potrebbe 
però farfi vedere anche a quelli conve¬ 
nire la fteiTa efprefiìone y ma io, per 
isfuggir la lunghezza , dimanderò di 
potermene univerfalmcnte fervire , 
per determinare in tal modoi quanta. 



^ RTICO L O XIV. 40f 
fia la grandezza di cali forze applicateci 
che comunemente vengono comprefe 
fotto i nomi di conatOMOto tonico, im¬ 
peto y sfor'S^Q a mover fi, e [tmiìi. 

12. Dirò dunque due forze oppo- 
ftamence agenti, fefono eguali, avere 
le loro velocità eguali, c fe fono ine¬ 
guali , avere le velocità ineguali , € 
avvertirò rimoverfi dal punto a il 
corpo, quanto al moto relativo, dal 
folo ecceflb della forza M fovrala O, 
poiché la porzione di M, che dirò. 
M •— N O, ella lo tiene fol. fermo 
in ^ (i i.J, onde la fola N Io fa movere, 
relativamente verfo X. E cheeiTendo 
le velocità ditali forze alle raedeiime 
proporzionali avverafi pure in 
tale occafione ciò che ho detto delle, 
forze univerfalmenteal numero ii. ‘ 

i S’intenda ora una verga inflef-TAV. 
EbileAB, fermatafu uno foftegnoCH; 
infinitamente faidoi fieno agli efire-^^^*^’ 
mi di quella verga applicate le due 
forze A d. B e , che tendano a far mo¬ 
vere detta verga colla direzione, C V. 
Impedendo il foftegno C alla medefi- 
ma di moverfi tutta con tal. direzione, 
c tendendo runa delle forze Ada mo- 
v.ere 1 uno eftremo colla direzione A 

X. 
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'X y che è h ftefla di C V, è obbligato 
raltroellremo a moverficon oppofta 
direzione BZ. L’eftremo B farà dun¬ 
que fpinto dalla forza B e colla dire-,^ 
zione C V, e dalla Ad coHoppoftaB 
Z . Se le due forze Ad,cBe fieno tr, 1* 
eftremoB non potrà moverfi (la.)* 
Ma fuppofta la A d maggiore, efiendo 
ineguali, dovrà moverfi il B coiladi- 
rezionc B Z (i 2.) ^ 

Quelle cofe 5 e refpettivamentele 
feguenti, convengono a tutti que’cafi, 
ne’quali un corpo non può moverfi, 
che non isforzi a moverfi un’altro con 
direzione contraria a quella, che s’in¬ 
tendeva competere a quello corpo per 
altra forza, giàfovrelTo permanente- 
niente applicata -, onde , e a’ corpi , 
cheli movono pendenti ambidue alla 
flefia parte da una fune incalvacata fo- 
pra d’una girella, e a’folidi, cheli in-; 
trudono ne’fluidi ^cc. 
^ 14, Ora la forza Ade alla forza 
B e : : A d. B e (8.). Ma perchè in que¬ 
lle pofizioni non puòB, per cui pollo 
fenza alterazione del vero intendere 
Ja porzione B C moverfi , che nello 
ftefio tempo pur non fi muova A, cioè 
A C. Quindi ne fegue, che ie veloci- 
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tà de* corpi A . B , che talmente lì 
muovono, attefo il doverli fare il loro 
moto nello ftelTo tempo , devono ef- 
fere nella ragione degli fpazj (7.),onde 
per tal porzione pclTonoedere altera¬ 
te le velocità, che prima di tal pofizio- 
ne competevano alle forze . Nel qual 
cafo alterandoli, è chiaro, doverli ciò 
fare ridiicendoli quelle velocità nella 
ragione degli fpazj da correrli, che 
dirò f^g(j-), cioè gialla Bidea della 
compolizione delle ragioni , riducen- 
doli quelle velocità nella ragione 
ad eg > che è la compolla , e delle pri¬ 
me, e delTalterate velocità dirottar 
mente. . 

I f. Le velocità d ,& e, che com¬ 
petevano alle forze prima di tale appli¬ 
cazione, dito velocità primitive ,e 
ìefeg, chelor competono per l’ap- 
plicazionc, le dirò velocità necejjarie , 

16. In quello legamento, .0 obbli¬ 
gazione di moverli nello ftelTo tempo TAV. 
due corpi al contrario, o v’è effettiva- 
mente una verga , che gh congiunge 
AB, o polliamo noi intender due pun¬ 
ti Dd a piacere de’due propolli corpi, 
che liano congiunti con una retta im>^ 
maginaria D perciò fiata detta da 

alca- 
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alcuniimmaginaria. Nell’unoj 
e nciraltro cafo non pottà feguir il 
moto, che quefta linea , che dirò dior 
metro delle for^e talmente moventi 
non copra uno fpazio x. i, , che un 
Geometra facilmente dimoftrerà elTe- 
re due triangoli, i di cui lati corri- 
fpondefìti B . Ab fono la foia intera 
retta ^ thè ho detta diametro delle 
forze > e ì lati de’ quali D B d ^ >che fo»* 
no gli fpazj corh da’defignati due pun^ 
ci per un minimoiftante > fono fra ló¬ 
ro paralelli 5 attefo il farli il loro mo¬ 
to per direzioni diametralmente op- 
poftejonde conchiuderalli il triàngolo 
I eflere limile ai triangolo 1, e per le 
medelìme il triangolo 3 limile al trian¬ 
golo 4. Se il moto de’ defignati due 
punti Ila firn ile 5 cioè > che le porzioni 
degli fpazj da loro in tempi eguali de¬ 
cori! lìano proporzionali {D , db'-\ 
B Q,bc), cutt’e quattro i triàngoli , e 
quanti ve ne folTero , farebbero limili^ 
onde un Geometra dimoftrerebbe ^ 
cheli diametro di tali forze Ddè fem- 
pre divifo in Un fol punto A , che dirò 
termine delle diflanT^e, da altri detto 
centro del moto y e giacere i fegmenti 
omologhi, che diibdiflan^e fempre 

della 



Articolo XIV. 405? 
della ftefsa parte . Dimaftrerebbeifi 
oltre la fomraa di tutti gli fpax) DB4* 
B C , corii da uno de’ notati punti, alla 
fomma db^b c > corfidallaltro pun¬ 
to , efsere nella ragione, che è comune 
a tutte le dette diftanze. 

Se pofcia il moto di ambidue i cor¬ 
pi non fia limile, non feguirà per ve¬ 
rità , che tali linee tutte fi taglino in 
un fol punto , ma per altro fi dimofìre- 
rà, che due a due avranno un pun¬ 
to comune A, oE , che le raglierà 
in duedifianze , che faranno nella ra¬ 
gione degli fpazj loro adjacenti. 

17. Ecco dunque che le diftanzc 
fopra defcrittc efsendo nella ragione 
degli fpazj fi (j.) da correrfi da’corpi, 
talmente mofii da due forze, o imma¬ 
ginariamente, o in fatti colligati, de¬ 
terminano immancabilmente le velo¬ 
cità nccefsarie nel moto da farli di 
quelli corpi, onde le forze in tale oc- 
cafione fi ridurranno alla ragione 
compofìa di tali diflanze ( 8 .J che 
è quella degli fpazj {i6,) j o velo¬ 
cità (7.) 

18. Sieno dunque fopra la ver-J*j^^ 
ga AB . le due forze h d h e» Siap/^.i 

Ila ragione delle diftanze per lo folle- 
gno 
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gno in Cla/a^. Saranno dunque le 
forze ridotte nella ragione A tZ/a Be 
g. Se quefte due forze fono ( il che 
in taleconiidcrazione fi chiama efser 
fra loro Veqmlihrio ) dovràefsere Ad, 
B e 5 cioè le forze primitive 
nella ragione reciproca delle diftan- 
ze, efe fofsero talmente quelle ra¬ 
gioni, non può già a meno di noiiefse- 
-re A d/ tr B e ^, onde in tal cafo , farà 
pel taglio nel punto C fra lorrequili- 
brio. Quello non vi farà , non efsen- 
dole diltanzein tal ragione recipro-* 
ca, non potendo in tal cafo efsere A d 
ftzVìegi ma fi verrà a sbilanciare 
dalla patte , ove perde la forza mag¬ 
giore ; come pure non efsendo tali 
forze in equilibrio, non potranno 
efsere tali ragioni reciprocamente.# 
eguali. 

i5>. In tali applicazioni di corpi 
permanendo dunque le forze primiti¬ 
ve nella llefsa loro primiera ragione , 
fe u ulcerano le rnedelìme forze , ciò 
procede dalle fole alterate velocità ne*, 
cefsarie . Se rellando pure le forze 
primitive nella llefsa loro primiera 
ragione,'avvengachè fi alterinole.# 
velocità necefsarie , devono- necefsa- 
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riamente alterarli le forze che tal¬ 
mente fono fu’corpi. 

20. Se difcendendo al particolare > 
intenderemo le forze A. B applicate 
fu la verga AB,efser duegravi , che 
ivi tendano a moverli dalla quiete ; 
giacché de’gravi cadenti dalla quiete 
per Io ftefso tempo, gli fpazj non fo- 
loTeoreticamente fono eguali, msu#' 
anche effettivamente , giufta l’efperi- 
mento del dottidimo Sig. Zendrini 
( GìornaL tom.^^pag. 355^.) le loro ve¬ 
locità in tal cafo pur debbono efsere, 
eguali, ondecfserele loro forze nella, 
ragionedelle mafse de’corpi. Giufta 
dunque la ragione delle diftanze A C 
(f), C B (^) fatte fu la verga A B dal 
foftegno C , li determineranno tali 
forze A/, eB^i onde fe le diftanze.-^ 
fiano nella ragione reciproca de’gravi 
( A . B : f) dovrà efsere nel punto 
Crcquilibrio , o efsendo ciò in tal 
punto i onde A/ nrB^. dovranno le 
diftanze efsere nella ragione recipro¬ 
ca de’ gravi. Quindi è pure, che due; 
gravi spendenti da diftanze ;^fon® 
in equilibrio, efsendo pure in tal ca¬ 
fo, giacche A =; B,ed/ A.B:: ^» 
/. Né potrà efsere Tcquilibrio fra dee- 

Tom. rnu S ci 
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ti due gravi, non efsendo A. B : 
nè pure non eiTendo i gravi A. Bin 
equilibrio^non potrà cflfere A.B: , 
ma eiTer fempre lo sbilanciamento 
dalla^parte5 ovependc la forza mag¬ 
giore, cioè alla parte da cui ocrefca la 
diftanza, rimanendo le altre cofe , o 
rimanendo elTa, fi minori l’altra di¬ 
sianza , calla parte da cui s’accrefca 
un corpo, rimanendo le altre cofe , o 
rimanendo egli, l’altro corpo fi faccia 
minore. 

21. Ho detto fé i gravi tendano a 
morerfi dalla quiete, poiché ciò non 

’ effendo , ma doveiferocader fula ver- 
«gaAB, one’tempi/^, operglifpa- 

mifuraci dal loro cader dalla 
I quiete, la faccenda anderebbe altri- 

> menti. 
22. Se le dueforze M.N^, le velocità 

delle quali fieno a* by muovano i corpi 
t €.dia loro incefiantementeapplicando- 
. fi per gli tempi/.j le velocità, che 

per ciò acquiftano, fi rendono nella ra= 
gìontfa a é^.compofta delle veloci¬ 
tà loroprimiere, ede’tempi: poiché 
quefte velocità s’intendono replicate 
-nellaragionede’medefimi tempi. La 

. forza dunque della gravità , cheéiina 
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forza 5 che inceflfantemente s’applica 
a movere i corpi, e di cui in oltre le 
velocità in tempi eguali dalla quiete fi 
fono avvertite eguali (20.) darà a’ cor¬ 
pi, fu’quali èimpreflTa, una velocità 
nella ragione de’tempi, cioè faranno 
f.g \ bg 3 e perchè gli fpazj ne* 
moti fono nella ragione compofta del¬ 
le velocità, e de* tempi (4.) efsendo 
dunque in quefteoccaììonitali ragio¬ 
ni r: 5 faranno ne’moti cagionati dal¬ 
la gravità, gli fpazj corfi dalla quie¬ 
te nella ragione duplicata delle velo¬ 
cità, e de’tempi, come già dimofirò 
il celebre Galileo. 

25. Se cadono dunque due gravi fu 
gli cftremi di una verga A B, avranno 
ivi giungendo le loro velocità primi¬ 
tive , dati i tempi, nella ragione Af a 

odati gli fpazj, nella ragione A 

// ^ ^ ^ quelle tali forze dovranno 
confidcrarlìin luogo di quelle de’foli 
gravi, che di fopra abbiamo adopera^ 
te , e per l’equilibrio , e pel loro sbi¬ 
lanciamento. 

Ed ecco la cagione deirequilibrio 
de’G^vifule Stadere,Leve, Taglie, 
fra’ folidi immerfi ne’fluidi, e Amili, 
c del loro sbilanciamento. E quella 

S i cagio- 
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cagione per cui fifa Tcquilibrio , cfi 
sbilancia fu le ftaxJere > farà pur quel¬ 
la, per cui fuccedono gli fperimcnti 
fui principio defcritti. E perche , co¬ 
me fra poco moftrerò ( rcftino , c non 
reftinoinequilibrio) i gravi penden¬ 
ti dalla bilancia nello fperimento , 
confervano le loro forze , quanto a* 
motijcon la ftefsa direzione,nella ftcf- 
falor primiera ragione ; ralterazio- 
iiedel loro equilibrio può fol cagio^ 
narii giufta il numero 18. dalle al¬ 
terazioni delle loro velocità necefsa- 
rie Di quella alterazione , che fra 
poco moftrerò darli in tutti i predetti 
ìperimenti, ne efporrò per facilitarne 
rintclligenza, un efempio analogo, c 
trivialillirao. 

Piglili una ftrifeetta di carta forte, 
larga circa un dito, e lunga un pal¬ 
mo. S’avvolga in rotolo pel lungo, c 
tirando reftremità interiore reftata 
fuori dell’inviluppo , s’allunghi in un 
cono, ocartoccio formato da quella 
carta avvolta a chiocciola , Si tenga 
queftocono per la parte piìì grofsa fra 
le dita, eftringendole in mo4p, eh* 
egli non pofsa raccorciarli, entrando 
infcftefso , fi fpinga col medefimo 
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contmad un corpo rcfiftentc pofato 
fu un piano , ma che per altro alla-# 
fpinca della mia mano fi muova . Ciò 
fatto s’allarghino deliramente le dita » 
tanto che entrando il cartoccio in fc 
Uefio, abbia, nonoftanteche li tao- 
corei, a moverfi però il corpo. Nel-’ 
la prima occafione c vifibile , che la 
mia mano , ed il corpo fi muovono con 
eguale velocità , reftandofra quelli 
due termini lolleflfo intervallo, e che 
nella feconda il corpo fi muove meno 
▼elocementc, attefo Tintervallo mi¬ 
nore . In confeguenza di quello, rife¬ 
rendo la fatica , che dura la mia mano 
in ambedue le occafioni, ad una inva¬ 
riata forza della medefima^ minor fa¬ 
tica durerà ella mano, quando muove 
cedendo untalellrumento , che llan- 
do rigido . E ciò pure può ofiervarfi 
lenfibilmente da chiunque s’addeftre- 
rà a farne lo fperimento. 

Si finga ora , che il deferitto cartoc» TAV. 
ciò fi appoggi come la BZ alPellre- fi» 
mo B d’una Leva che follenuta in C 
abbia ad eflere fpinta da una forza in¬ 
variata, e che s’applichi fempre in A, 
operando'per la direzione AX, onde 
quella A muova , c mediante la Le- 

S 5, va AB^ 
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va AB, e mediante il cartoccio pro- 
pofto 5 un corpo Z. E’evidente, do¬ 
ver fcgiiire Jeftefsecofe defcritte di 
fopra, quando ei (là rigido, o fi rac¬ 
corcia , e che quella faccenda è una co- 
fa totalmente analoga allo fperimento 
Leibniziano , in cui le colonnette d’ 
acqua , o lefponde del vafo , che ri¬ 
gide foftentano il corpo , fono in vece 
ditaleftromento , che pofcia fi fanno 
cedenti, quando il corpo difcende,. 

Fingali ora un’altro ftrumento fatto 
da due ferie di afiiceile tutte eguali, e 
che fieno ne’capi inchiodate mobili, 
due per due nella loro ferie , le quali 
poi fovrapofte , s’intenda un afiicella 
delTuna inchiodata mobile con lacor*- 
rifpondente afiicella dell’ altra fule 
loro metà, onde venga fatta un’ordi¬ 
tura di paralellogrammi, mobili a te¬ 
nore, che i capi di quefte due ferie fi 
accoftino, o fi difcoftin d infieme, Se 
adoperafiimo quello ftrumento a mo¬ 
vere un corpo, e quandoegli ftà in fe 
flelTo, e quando ftringendo i capi fi al¬ 
lunga , fperimenteremmo maggior 
fatica in quell* ultimo cafo a movere 
il corpo. E concependo quefto ftru- 
mento applicato nelle maniere defcrit¬ 

te , ve- 



Articolo XIV. 417 
te , vedremmo come può la natura i 
alterando con quello le velocità necef- 
farie, al contrario di quello , che le 
alteri adoperandoli lo (Irumento di 
carta , fare quegli efperimenti cui 
afcendendo una porzione del corpo, il 
contrappefo fi fa più leggiero . 

24. Ciò premeflfo per facilitare 1’ 
intelligenza^di ciò, che mi refta da 
efporrc , penda dalla bilancia AB il 
contrappefo A , che fi equilibri col 
corpo B pendente dall’altra parte. Uria 
porzione del corpo B che dirò Z,ab« 
bia ad elfer mobile , o alTinsù, o alF 
ingiù .. A quella porzione Zfi oppone 
una porzione del contrappefo, che con 
lei s’equilibra, che dirò X;, e quelle 
due porzioni fono ora fole da confide- 
rarfi . Dicanfi le velocità prirriitive’di 
detti corpi Uy bt lenécelfarie c , 
Saranno tali, forze le Z^^. XW; che 
flando in equilibro dovranno elfétc 
eguali. Succeda ora che la Z fi muò¬ 
va . E’ chiaro, e teoreticamente, e per 
efperienza moverli nello ftefib'tempo 
con la llelTadirezionelaX. Or didrie 
corpi , che per la forza delle gravita 
cadano dalla quiete, le velocità fi fan¬ 
no nella ragione de’tempi (22). Du- 

S 4 rando 
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l'andò dunque imd'ti di detti due cor¬ 
pi per tempi eguali, cioè per Io ftelTo 
tcmpo,daJJa quiete, faranno gli accre- 
fcimenti di quelle due forze eguali, 
onde h ZaCi Xbd ^ fuccedanoquanci 
fi vogliano di detti moti con lafìclTa-t 
direzione , faranno Tempre nella loro 
primiera ragione. 

if. Ecco dunque non poter fuccc- 
dere i mentovati effetti , fenon fi al¬ 
terano le velocità necefi:arie(i 8). Ora 
il grave Z , che Ila in tutti i-mentova- 
ti fperimenti in apparen^ dlquiete, e 
che ha fopra di fe la forza della fua 
gravità alToluta , che dirò NI , oche 
lo fpingc alhaifo , deeelTereivi tal¬ 
mente tenuto da una forza , che di¬ 
rò N, eguale alla fua gravità afioluta, 
che al contrario della medefima lo 
fpinge (il). Segua ora moto del cor¬ 
po Zacomechè non può egli già rimo- 
verfi da tale fuo ftato , perchè affolit- 
tamente fi faccia o pili grave , o piu 
leggiero, non mutandoli, nè quanto 
alla fua mafsa , nè quanto al la fua ve¬ 
locità attuale refpettiva , folo fi mo¬ 
verà , perche la forza N , che fi oppo¬ 
ne alla forza M di fua gravitàafsolu- 
ta , fi altera ,o feioltii legami > o mu¬ 

tato 
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t^to il r€fp€tco di egualità dmole*,on^ 
de quefta forza N , che lo teneva in 
apparenza di quiete , movendolo con- 
tra la direzione della non è più 
eguale alla M > ma fe feende if corpo> 
è minore ,e fe afcendeiC maggiore j e 
tali pure divengono le velocità^, con le 
quali muove il Za tal parte (li). 

26. S’intendan’ ora , preparati i 
corpi per gli fperimentidcfcritti> pen^ 
dere daH’uno de brace) dellabilanciav 
c fatto di loro l’equilibrio dairaltrà 
parte . La porzione X di quefto con^ 
trappefb ^ che s'equilibra col tende 
a moverlo alTinsù, mediante non fo- 
lo la bilancia ^dacui è determinata in 
parte in quefto cafo la fua velocità 
necefsaria , c quefta parte di velocità 
la dirò h > ma in oltre mediante la 
forza N, dalla velocità della quale è 
determinata affatto la velocitànecef- 
fAriia del contrappefo, mentre per lo 
collegamento, e della bilancia , edi 
quefta forza N, che tiene mofso il Z 
con direzione a quella delTX favore¬ 
vole , vengono determinate le veloci^ 
tà neccfsarie , c del Z, e dell’X, cioè 
quelle velocità, con le quali nell0)ftef- 
Xo tempo debbono correre iidue cor- 

S 1 pi Z. Xs 
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pi Z. X i l'uno pel movimento im- 
prefso dairajtro con direzione oppo- 
fìa, i loro fpazj. 

27. .Nominerò dunque la velocità 
della forza N , quando tiene il Z in 
apparenza di quiete > d , quando lo 
lafciafcendere e> e quando lofafali- 
re /> e perchè quando c in apparenza 
di quiete , la fua velocità dee elTere 
la (26J , cioè la comporta della 
parte di velocità necertaria a lui com¬ 
petente b per la bilancia , e dell’altra 
parte d a lui competente per la v.elo- 
cità della forza N , che contai lega¬ 
mento di velocità lo tiene moffo air 
insù , e per le medefime, quando il Z 
fcende > tale velocità dee elTere la he 9 
c quando falcia hf yXCQO che X muo¬ 
ve il Z con velocità alterate > giacché 
la velocità bdè maggiore della be fi sh 

' mentre fcendendo il corpo e dee elTer 
minore dia?, e la velocità ,bd è. mino- 
ledi bf {i^)y mentre falendo ilcor- 
po, dee edere / maggiore di h 

Debbon dunque per tal ragione fuc- 
eedere gli fperimenti defcrittl > acca¬ 
dendo in tutti loro y come ho avverti¬ 
to , che al difcendere della porzione Z 
il sbilanci Tequilibrio^fcendendo la X, 



Artìcolo XIV. 4 2.1 

e che per Toppofìo aH’afcendcr del Z, 
fi sbilanci afcendendo PX (2.')) . Dee 
in oltre lo sbilanciamento durar folo , 
finche perfevera il moto attuale del Z, 
c render fi in equilibrio ,ce(fato il mo¬ 
to , ritornandofi all’ora il primiero 
tenore di velocità necefifaria (27) , E 
finalmente debbono gli sbilanciamen- 
tiefifere proporzionali alle celerità de* 
movimenti del corpo Z , poiché ia 
tale proporzione fono le velocità ne- 
cefifariedella forza X contro la Z (io). 

Per quel chc riguarda al fecondo, e 
fello efperimento, la velocità , con la 
quale viene il corpo Z mollo alPinsii 
dairX , par veramente la competen, 
te alla forza della gravità fpecificà dèi 
fiiiido 5 o alla gravità alfoltita del: mi¬ 
nor pefo -, onde parrebbe >0110 reqitl- 
librìo dovelTe sbilanciarfi altrettanto > 
quantaè la dilFerenza delle gravità o 
fpecifiche, o afibluterefpettivanieil- 
t-ede*gravi adoperati. - 

Si avverta ih tanto , che pendendo 
due gravi da’ ca'prdi una fune, che deb 
feorrere fu una girella , 'non può' gfà 
fcèndere il più grave con tutta q[lièl1a 
fpeditezza , ehb feendérebbb"/fé ik 
girella non doveIfe partecipar di tal 

S ^ moto^ 
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moto, anche prefcindendo dalla re- 
fiftenzadel contatto ftelTo delia girella 
colla fua ftada, Se in oltre un corpo Z, 
di cui la gravità aflfoluta fìa 3, abbia a 
moy^Sper un fluido , di cui un egual 
moie X peli i, non fi moverà già 
con la velocità i^xhe c la differenza di 
tali gravità fpecifiche, ma con meno . 
Dee il corpo Z non folo movere TX 
airoppofto, per la quale azione v’im¬ 
piega uno di forza > ma dee in oltre 
movere fparpigliando ir fltìidb , che 
refta adattato alla fua bafe 3 aJ che fa¬ 
re gliabbifogna adoperare porzione 
della forza 1 reftatagli, onde puòfoi 
moverfi con' meno di. due , e confe-' 
guentementeinambidue quefticafi è 
vifibile^ che divenendo maggiore la 
forza 5 che muove ali’insu tali corpi, 
refpettìvamente a quel lacche li muo¬ 
ve airingiiV, dee pur effe re la perdita 
deirequiiibrio , non come parrebbe 
dovere, ma bensi qual fi truova, prof- 
flmamence minore di tal differenza, 

Da quefta confiderazionedi moverfi 
un corpo per un fluido meno veloce¬ 
mente di^ quanto a 1 ui compete per la 
fua gravità fpecifica , fi potredbe for¬ 
fè intendere la caaìone per cui effendo 

i eprpi 
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i corpi ridotti in. piccole particelle , • 
nuotinaper un fluido anche di loro'piùi 
leggiero in ifpezie . Ma bafti per ora 
raverefpofta una forfè piiV che pro^ 
babile cagione de’ defcrkci cfperr- 
menti • 

A R: T L G 0 L O. XV: 

Novelle Letterarie D*1talia , 

Dell Ottobre i l^ovembre» Vi cembro 
MDCCXl^. 

Tra le Canonichefse CattolichcCAM^ 

di Lindaw prefso il Lago di. Go*^^^ 
flanza , e tra il popolo ereticodeila^ 
flefsa città ferve iHia Aera controvcr- 
fia fopra un diploma di Lodovico Pio 
dato al fondatore di quel Moniflero , . 
figliuolo d'Udfrido Marchefe dell’ 
Iftria j come ofserva il Mabillonc nel 
tomoli.e JIL de’fuoi^incorrvparabili 
Annali Benedettini ;• e lacaufa fi agita 
da unfecolo addietro nella Corte Ce- 
farea., pretendendo quegli eretici, di 
fcacciar leCanonichefse , che in virtìi 
del diploma nefono loro fovrane i e 
contro del diploma fono ufeiti volumi 
interi y tantO) ger parte degli eretici 

quanto 
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quanto de’Cattolici. Ora il P. Maffi- 
migliano ^afskro , della Compagnia 
di Gesù> Cancelliere al prefente della 
Univeriìtà di Dilinga, religiofo dot» 
tiilirao, e benemerito della noftra faìi- 
ta Fede per le altre Opere da lui fcrit- 
te contra gli eretici , avendo rifpofto 
al libro di Guglielmo Erne/ie Ten'geliOi 
che fi pubblicò in Lindaw nel 1700. in 
foglio contro laDifefadel medefimo 
P* Ejafshro fìampatain Coilanza nel 

in quarta , ha egli pubblicato 
il filo volume in Camf^idona.preffo Gio¬ 
varmi Mair 3 nel 1711. foL di vifo in 
due parti , intitolandolo Vindicatio 
cOntraVìndicìa$ 3 five ad Vindicias hi- 

“ ftoricas '^lìhelmi ErneHi Temerseliijcc^ 
B^cfponfio. Quello , per cui abbiamo 
fatto quefto breve difeorfo , fi è , che 

‘ neirappendicé della Tanè IL pag,.6o^ 
" egli ha ftampatà per gran fondamento 
''deilè'fue afserzioni una Lettera latina 
/fcrittagli nel 1708. da un celebre no» 
Uro Letterato Italiano , cioè dal Sig. 
Abate 3 oggi Monfignor Fontanini > fo- 
pra il medefimo diploma , e contro il 
P. Germonio^ di cui nella prefazione 
fi dichiara Ì1P. Ràfslero candidamen» 
le di eoa fare conto maggiore di quel» 

I03 che 
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lo , che nc fafcia Monfig. Fontanini > 
mentre dcHaiitorità di efso Germo- 
nio (ì erano ferviti gli eretici contro 
AlleCanonichefse . Le parole del Pa¬ 
dre Rafslero fono quefte : Hcn tamen 
vet ijts folus ( cioè il Baluzio ) vd 
Lmnojus ipft jun^itis, totani Gatliam 
conflhumt i ne Germonìo quidtm. in 
confottium adfcito . TS^lC rif^ rt > quod 
de Societate ncfira hìc fit Certe per 
ipfum omnisGallica f-.4ìetas. non loqui- 
tur : nee is y fi ut hominem priyatum 
confiderò, litis no(irre minus peritunii 
pluris mihi y quam Fontanino efl facien- 
dus j cujus de eo judicium in appendi- 
cis noflr^e fine legitur. 
- Sifente , cheinFy<^wf/orf fieno (la- pRA 
te riftampate in un volume in foglio NCF 
tutte le fcritture prò y e nella,^^^“ 
famofa caufa di Comacchio. 

ì\S\^,Carlo-^ndreaDuchero]\2L LEL* 

blicato > non ha molto , in Leiden in 
ottavo la feguente Opera illuftrata ,da 
lui con erudite e molto 
utili a chi brama d'inltruirfi a fondo, 
sì nelPantica Giurifprudenza , come 
nella purità della Lingua Latina: OpUr 
fcula Varia, de LatinitateVeterum ‘jurif- 
confuUoYum * Per c[uelio, che riguas^ , 

da gli 
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da g:li Scrittori Icalianis, kggonfi nel 
primo luogo di qircfta Raccolta gir 
ultimi ventinove Capitoli del Li^ 
bro VI. delle Ekgan:^ della Lingua La^ 
tina di Lorenzo Valla y Romano . Suc¬ 
cede in fecondo luogo la cenfura^ che 
%/indrea%Alciato i Milanefe, pubblicò 
contra il Valla ne’fuoi libri de Verbo^ 
rum fìgnificatione ►^^Siegue in^ terzo 
luogo la replica fatta da Francefeo Fh-^ 
rìdo Sabino airAlckto in difefa del 
medefimo Valla . Tutti e tre quelli li¬ 
bri erano (lati imprelE più volte in-» 
Italia j e anche fuori. Dopo quelli tre 
Autori Italiani v’é la cenfura di Loren^ 
zo Valla fatta da. Jàcopo Cappero a fa¬ 
vor de’Giurifeoafuki, la CUI latinità 
vien da lui fofìrenuta eifer si para , co¬ 
me quella di Cicerone . 11 Sig. Duchz^ 
renelle fue efamina tutto ciò > 
che dicono Lfuddetti Autori y ed óra 
approva > ora condanna la ioroopinio!» 
ne,o con l’autorità degli antichi, o eoa 
ragioni tratte dalTanalogia della Lin^- 
gua. Latina . novella Letteraria, 
è prefa dalla Biblioteca Scelta (a) del 
jSig. Cleyiao a il quale nel medeiìmo 

Tomo 

(a> Tom. XXIII. Fait. I, Art. Vil^ 
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Tomo (i?) ci dà reflratto di una Bif’- 
fertac^ioti^ Italiana non ancora ftampal¬ 
ladi Benvenuti y Autore afì- 
fattoa noi fconofciutOj, nella quale, ol¬ 
tre alla si trita e inconcraftabik favola 
delia PapefTa Giovanna , fi cerca di 
porre in dubbio il dominio temporale 
de’Sommi Pontefici fopra la città di 
Roma i vi fi efamina una moneta di 
Papa Giovanni Vili. , e fi cerca d’im¬ 
pugnare quanto dottamente c fiato 
Icritto e dal Sig. Abate Vignoli nel fuo 
libro deWe antiche Monete Vontificiey 
c da Monfig. Fontanini nella fua Dìfe^ 
fa feconda del Dominio Temporale della 
Sede ^poSìolica jìfra la città di Co- 
macchio.. 

Sono fiate riftampate (h) parimen¬ 
te in Leiden le due famofe Opero del 
noftro Lorenetp Bellini, Tiina della firu^ 
tura > e dell ufo delle renly e l’altra dclT 
organo delgujìo , con' la giunta» in fine 
di alcuni efempli di reni moftruoli 
raccolti dagli fcritcide’medici infigni 
da Gherardo Biagìo Dott, Profefsorc di 
Medicina nella fuddetta Univerfità. 

Non 

(a) Axt.II. p.ji. 
(b) Lugd.Bat.apud Joh, Arnold. Lange- 

raclc, 1^3(1, 
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Non filafcia continuamente di far 

onore con nuove edizioni alle buone e 
pregevoli Opere de’noftri Autori Ita¬ 
liani, Ecco pertanto in Leiden (^i) re¬ 
plicata in due Tomi anche quella del 
libro tanto ftimato del dottillìmo do* 
xAlfonfo Bortlli > Napoletano , de mo- 
vu cinimdium \ e ad ella , dopo il fine 
del fecondo Tomo , fi fono aggiunte 
le meditazioni matematiche, de motti 
mufculoYum j compilate dal chiarifiì- 
mo Sig, CiovMniBernoullisuno de’ più 
celebri matematici del noftro fecolo 
da paragonarli agli antichi, non che a* 
moderni. 

IIP- 1 quattro libri delle famofe InfiitUn 
SIA. •:^onìCanonkheà\Gio. Vaolo Lancelot- 

io j Perugino , chiarifiimo Giurifcon- 
fulto del fecolo XVL e morto nella.^ 
fùa patria verfo il i 55)0. fono (lati ri^ 
Campati in fine dell’anno palfatoMn 
tip fin unitamente con le note di Gafpa- 
YoZìeglerOi il quale per atteflazione^ 
del chiarifiimo Burcardo Gottelfio 
Struvio (b) fu’l primo 5 che feri vefife 
€omentario fopra gli ftelfi ^ imprefifo 

già 

(a) Lugd.Bat.apud VvanderAa, 17Ji. 
in 4. 

fb) Biblioth. Jur. Sei. p.328. 
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già in Vitteberga l’anno j66^. in 4* 
Quella riftampa è fiata fatta con Taf- 
fìllenza del dotto Giiirifconfiilto GÌo> 
irrigo Bergere f il quale vi ha aggiun¬ 
te altre fue •yinnota:^oni molto erudi¬ 
te . Il titolo del libro li è : Jo. Henrici 
Bergen y4nnotationes in Jo. Palili Lan- 
ceìotti jnfiitHtiones Juris Canonici ^ ad 
eafque Gafparis Zie^eri ^nimadvev-r 
fiones. Lipfm, 1710. in 4. Lo Struviq 
fopracitato attella 5 che quelli libri dei 
Lancelottowo« foium ,inter Tontificios 
magni fiunt yjed cefiimmtur etiam inter 
Trotejìantes, ob ordinem accuratumi 
formulas quas explicat Canonicas \ e 
quindi è, che fe ne fono vedute repli-;' 
cateedizioni dì là da i monti 

Nella medelìma città di Lipjìa lì è 
rìllampatoin ottavo {a) il Trattato 
del nollro Sig. Bernardino I{ama7^7^ini, 
famolìdimo ProfelTore Primario di 
Medicina Pratica nellolludiodi Padoi- 
va y de Trincipum Valetudine tumda. 
Avvifano gW^tti degli Eruditi {b) y 
che a quella edizione fi è aggiunta la-j 
Vita delVuiutore tratta da quanto ne 

^ abbia- . 

(a) Sumptìb, Joh. Friderici Gleditfchj, 
& fìlii . 

CbJ I7ii.p. 467. 
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abbiamo detta nel IL Tomo del noflro 
Giornale i un7«^/ifcecopiofìnimo > c fi¬ 
nal mente una delSig* M/- 
cbele Erntfto UttmulUro uno de’ più in- 
figni Profeflfori viventi delia Univerfi- 
tà della patria , c figliuolo di Micbde 

cotanto èmofo perle fuc 
Opere Mediche. In detta VrefaT^ione i? 
tratta della necefiità, c della poca cura 
che abbiamo nel conférvare la fanità>e 
fi moftrainfieme , che T^/^rte di pre- 
fcrivere k ugole appartiene 
alla medicina > e da* quali Autori 
queft’Artc principalmente fia fiata-* 
coltivata. 

P ARI Sentefijche I o fia m patere Pjgaud di 
» Tarigi abbia finito di riftampare tutte 

ìc Opere Mediche di Giorgio Baglivi al¬ 
trove da noi riferite . Qjefta pertan¬ 
to viene ad edere la loto ottava edizio¬ 
ne . Poche Opere, benché migliori, e 
di Autori più accreditati hanno forti- 
ta in pochi anni una tal gloria e for- 

’di BOLOGNA. 
Lezioni Sacre, e Morali/opra il libro 

primo de'adattate ad ammaeflrar 
ne coftumi ogni genere di perfone . Ope¬ 
ra di Celare Calino, della Compagnia 

di Ge* 
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dì Ge^à i Tomo Trmo - In Bologna per 
Ferdina ìdo Tifarvi y a fpefe di Lodovi¬ 
co-Maria Bjiinetti ìijii, in 12. pagg, 
fif. fenza le prefazioni . Cinquanta 
fono l€ Lezioni di quefto tomo , dalle 
quali tutte il 1. Capo del I, Libro de i 
Rcrefta pienamente il luftrato. L’Au¬ 
tore le ha dedicate al Sig, Bartolomfìteo 
Mora y Gentiluomo Veneziano , al 
quale fu maeftrodi Rettorica ne’fuoi 
anni più giovanili, e molto bene dice 
di lui, che „ finod’allora la capaci- 
i, tà della mente fuperava la mifura 

degli anni, „ concorrendo in clTo 
tutte le condizioni eccellenti, che più 
ih apprezzano in un Cavaliere fuo 
pari. 

DI FERRARA. 
11 Padre D. T addeo Cortigianiy Ferra- 

refe ^ Monaco Oli vetano , ha compi¬ 
lato un nuovo Dizionario copiofodiFà- 
Caboti Tofcafii, Latini, c Greco-Lati¬ 
ni y entro il quale ha inferite molte 
frali latine , e molti precetti di orto¬ 
grafia , per benefizio de’giovani prin¬ 
cipianti nella lingua italiana , e latina • 
Ad ogni voce egli ha fovrapoftol’ac- 
ccnto fecondo le regole della profo- 
dia, per facilitare alla gioventù il leg¬ 

ger 
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gerbene, L’Opera è ftampata (a) in 
qiiefta città , per Bernardino Barbieri 
dNnfegna iellaColomha 3 in quarto]cd 
è divifa in due Parti. 

Saranno degne delPattenzione de* 
letterati, cprincipalmente de’Medi¬ 
ci le Confìderanioni intorno alla genera-' 
^lone de viventi, e particolarmente de 
moflri , fatte dal Sig. Dottor Frante- 
fco-Marial^igrifolì i e da lui fcrittcal 
Sig. Dottor Dionilio-Andrea Sancaf- 
fani, delle quali fta per ufcire il 'To¬ 
mo 1. in cui fi contiene la I. Parte di 
effe. 

Il fopranominato Barbieri ha finito 
difiampiire anche il libro feguente^ 
Memorie del General Vrincipe di Monte- 
cLiccoli , che riformano una efatta in- 
flrugione de* Generali ed OffÌT^iall di guer¬ 
ra per ben comandare un*armata , 
diar , è difendere città , fortegg^dy e pa r¬ 
ticolarmente le muffirne politiche, mili¬ 
tari , e firatagemi praticati da lui nelle 
guerre d'Uigheria, d Italia, econtra gli 
Svedefi in Germania, colle cofe pafjate 
le più memorabili, Q^fta è la feconda 

edi- 

Sin del \70%.fiedatoavv}fodiquejl$ 
libro nel Tomo VI. della Galleria di 
Minerva P. Lp.z^, 
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edizione delle fuddetre Memorie > alla 
quale fi c aggiunta la dell’Autore, 
a cui non v’ha chi pieghi la lode d’ef- 
fere ftato uno de’ più infigni Capitani 
della fua età. 11 Sig. irrigo di Ruyffeny 
Configliere di guerra per la Maeftà 
del Czar di Mofcovia, l’ha arricchita 
di TSl^ote cavate dagli Autori antichi c 
xnoderni 5 diche le perfone di flato c 
diefercito gli faranno tenute. 

D 1 F l R E N Z E. . 
Il Padre KALjJandri Voliti, .Fioren¬ 

tino , Teologo infigne de’ Cherici Re¬ 
golari delle Scuole Pie, dopo aver da¬ 
to compimento aduna fua dottifiìma 
Opera patria inteflamentis conden- 
dispoteflate y e dopo averla ripiena^, 
di erudizioni greche e latine , ha de^ 
terminato di confegnarla alle ftam- 
pe, accrefeendone li pregio col dedi¬ 
carla al Sig. Abate Salvino Salvini , 
Gentiluomo di quella città , e dignif- 
fimo Confolo dell’Accademia Fioren¬ 
tina. L’argomento dell’Opera c pere¬ 
grino , e da quelli , che lo han ma¬ 
neggiato finora, non pienamente in_, 
tutte le parti fue ventilato : onde pof- 
fiamo aificurare il chiariamo Au¬ 
tore , che ella farà ricevuta dal pub¬ 

blico 
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blico coneftimazione 3 e con fratto. 

L’applaufo, che giiiftamente vieti 
dato alle Ltl^ùnifopru la Scrittura di- 
ftefe non meno elegantemente , che-» 
piamente dal ]?sl(Ìvq Ferdinando Zucco^ 
ni y della Compagnia di Gesù,fa jche 
egli continui a darci il profeguimento 
di clTe : il che egli ha fatto in qucfti 
«Itimi mefi col pubblicarne il Decimo 
Tomo y nella medefima forma (4) 3 che 
i precedenti. 

Anche il Padre Giuftppe Tatrigna^ 
ni y della medefima ReligioneycAiac- 
ftro in quello fuo Collegio, fopramo- 
do di voto del millero del Santo Na¬ 
tale di Gesù Bambino , ha convertiti 
tutti i metri di Anacreonce in concetti 
fpirittialiftì tale argomento 5 e lo ha 
incnolaco ; ^nacreonte Crifliano di Vre~ 
fepio Trefepi , Virginibus puerifquc 
cano. Homt.L^ ,Qd. i. La (fampa n’e (la¬ 
ta fatta psr Jacopo Gutducci , e Santi 
Franchi, 1711. /« i a. 

Il Padre Vaolo Segneri , nipote di 
chi già con tal nome ihuarò e la fua-. 
famiglia, elafua Religione, badato 
alle Itampe fenzafuo nome un pio li- 
bricciuolo in i z. llampato dai fuddet- 

co Oui- 
(a) Firenze in 12. 
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toGuiducci , col titolo : InflruT^iune 
[opra le Converfa^ionl moderne per mag¬ 
gior' utile delle fante Mijjioni. L’Autore 
di queftaefercitacon fom- 
mozelo illaboriofoefercizio diMif- 
fionario , principalmente nella To- 
fcana , dove è adoperato dal Serenif- 
fimo Gran Duca in quefto Apoftolico 
miniftero. 

Qui in palazzo vecchio fi é riftam- 
pata con certe correzioni la Lettera del 
P. Laderchi al Cavdier Viorentino fo- 
pra i famofi Atti di San Crefci, la qua¬ 
le diede occafione'alle Lader- 
chiana del Gatti y alla di Giù» 
Storcile, alle Jpercrifi dei P. Bacchimi 
e alia di San Crefci del Sfg. Ca- 
nonico > componimenti già da 
noi riferiti ne’paflfati Giornali, ' 

DI FOLIGNO. 
1 riobiJifiimi Bfnvigori- 

ti di quefta città hanno fatto un granJ» 
piacere al pubblico col dare alle (lam¬ 
pe (a)le I{ime di Tetronio BarbatiyGeti- 
tiluomo di Foligno , poeta e letterato 
di vaglia nclfecolo XVl. Una piccola 
parte di effe erafi veduta fola mente-# 

Tom, Vili, T inal¬ 

ba) In Foligno pel Campitelli Stamp.Cam* 
e Vele, in 8, 
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in alcune Raccolte del medelìmo feco- 
Jo, dalie quali i Signori Accademici 
ì e Iranrio eftra11e , ri fcontrando Ie i n- 
fieme con gli Originali manofcritti 
deirAutore , e con gli ftelfi notabil¬ 
mente accrefcendolc , talché e’giun- 
fero a farne di tutte un ben giufto vo¬ 
lume 5 con la giunta nel fine di alcune 
lettere sì dello ftelTo Barbati > come di 
divcrfi uomini illuftri a lui fcritte. 
Precede una erudita Trefairone , nel¬ 
la quale da’Signori Accademici fi ren- 
deconto tanto dellaVita e qualità dell’ 
Autore, quanto de i giudi motivi che 
hanno avuto di pubblicar quelle I{ìme, 
Je quali per verità meritano elTer lette 
attentamente da chi profefia buon gu- 
flo nellanoftra poefia . l medefimile 
hanno dedicate alla Feliciffima Itagli- 
nan%a degli ^Arcadi. 

I medefimi Signori ^ctademicl 
F^invigoriti ci promettono di dare 
nuovamente alla luce il Poema in ter¬ 
za rima intitolato il QUadrirtgio com- 
pofto ad imitazione di Dante da Mon- 
lignor Federigo Freisi , famofo Teo¬ 
logo dell’Ordine de’ Predicatori , c 
Cittadino e Vefeovodi quella Città. 
Eglino molto benehanpenfatodi coln 

lazio- 
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lazionarlo e con le varie edizioni, che 
fe ne fon fatte nel fine del fecolo XV. e 
nel principio del XVI. e con varj co¬ 
dici a penna ; e molto bene anche pen- 
fano di confutare roplniohe di quegli, 
che levandone la gloria a Monfignor 
Prezzi oi’hanno attribuito a T^liccolò 
Malpìgli > Bolognefe^ Poeta del XV., 
fecoio, ò almeno hanno moftràto di 
dubitarne. 

Dì L Ù C C À. 
Abbiamo dalle ftampe di Lucca, pcf 

Lionardo Venturini, in 4. una dotta 
apologia delrinfigne Sig. \/ÌlejJancìro 
Marchetti i ordinario Profefibre , già 
di Filofofia e al prefente di Matemà¬ 
tica nella Univerfità di Pifa > diretta.* 
in forma di L ttera al Sig. Bernardo 
Trivifano, più volte da noi ramme¬ 
morato con lode. Dal titolo fi com¬ 
prende il contenuto delTOpera: Lette¬ 
ra nella quale fi ribattono l'ingiuHe ac- 
cufe date dal T. D. G. G. nella feconda 
edi'gìone de/Z^Quadratura del Cerchio, 
e deiriperbola ad Aleflfandro Man¬ 
chetti,VrcfcJJorey ec.pàg^,3(>. 
Non ci mancherà tempo d’informare 
il pubblico di quefta letcerariarontefa 
tra due d nobili Profeflfori. Ora fola- 

T z men- 
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mente aggiugneremo di avere avvifoj 
che il V, Grandi abbia fotto il torchio 
un’ampia Ejfpofla al Sig. Marchetti, 
nella quale fi è dichiarato di difenderli 
modella niente , da quanto gii viene 
oppofto dal fuo Avverfario. 

DI MANTOVA. 
, La materia delle monete , le quali 

crefconpediminiiifcono di vaiorea-» 
piacimento de’ Sovrani, è fiata finora 
ventilata da’Legifii . II Sig. Giovanni 
Cfva i foggetto che quanto felicemen¬ 
te fiali avanzato nelle xMatematiche, 
egli è ben ^oto a ciafcuno, non inten¬ 
de 5 che quefia materia fpetti in tal 
maniera al Legifta, che non pofla met¬ 
tervi anche la fua falce il Geometra-*. 
Ha egli pertanto voluto trattare que¬ 
llo argomento con metodo geometri¬ 
co , cofa finora non praticata, nè ten¬ 
tata da altri a riguardo delle difficoltà 
che feco porta rafiiinto, e dì certi pre- 
giudizj che fono invalfi neiropinione 
degli uomini . Maneggia queft'Auto- 
re la cofa e con ingegno, e con dottri¬ 
na, e con qual frutto poi, lo diranno 
gii effetti. II titolo del fuo libro è que¬ 
llo: De 'B^eTs[umaviaquoadfieripotuit 
Geometrice tramata ad llln^ìriffimos & 

Excel- 



Articolo XV. 455^ 
ExcellemiJJitnos Dominos Vrafide 
fiorefyHe hHjus^%AYciducalis Cafarei Ma’- 
giflratus Mantua, ^Au&ort Joan ne Ce- 
va. Mamuaiapud Albert umVco^onùm 
imprefs. ^rciduc. 1711. /» 4. pagg. 60^ 
fenza la dedicatoria . licitolo della-* 
quiftione propofta fi è, per qual cagio¬ 
ni fi muti il prezza delle monete 3 e 
qual rimedio pel ben pubblico vi fi 
polla trovare ► *■ 

pi MILANO: 
Ci viene fcritto da per fona di cre¬ 

dito e di dottrina , elTerfi trovati di 
frefco efemplari antkbi àcìVjlloriadi 
Ottone 3 edSicerbo Morena, de 11 a qua¬ 
le abbiamo lave 1 lato nelle Novelle 
Letterarie del Vl.Tom.diqucfto Gior¬ 
nale > e collazionati con quelli ^ che 
fonoalle (lampe > fi c fcopcrtoefier 
eglino molto diverfida quelli \ onde 
v'ha ragione di credere che Felice O- 
fio, il quale primopubblicò la fuddet- 
ta moriamo rabbia (lampata fóprauna 
Copia non molto buona , o l’abbia ad 
arte in molti luoghi cafìrata. 

Il Padre ^Intorno-Maria %Àfpaìtati, 
d’^AIgobafcia nella Valfolda , deirOr- 
dine de’ Capuccini ^ha dato fuori dal¬ 
le (lampe di Marcantonio Pandolfo 

T 3 ' Mala- 
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Malatefta un groiTo volume in foglio 
intitolato,iftoriciy ec. difpofti per 
prciine d’alfabeto acciocché chi non 
vuol prenderli la fatica, di leggerlo 
tutto, pofla con facilità valerfene all’ 
occorrenza. 

DI M O D A N A. 
Jl Dìfcorfo fopra U Storia Unherfak 

di Moniignor Jacopo-Bmigno Boffuet, 
Vefcoyo gk di Condona., e pofcia di 
Meaux a gran,ragione,viene ftimato 
una delle piu eccellenti Opere,che fie¬ 
no ufcite nel la Francia nel tempo de! 
glpripfo governo, del Re.Criftianifii- 
mp Lodovico XlV.Efib era ben degno 
d efier tradotto anche nella noftra fa- 
velkj ,, e queho merito fi è fatto ap¬ 
preso ritaìia il Signor Conte Filippo 

Reggio, Accade^naico Mu¬ 
to, e Gentiluomo della Camera,Segre- 
tea dej Serenifiìmo Duca di Modana^ . 
Siccome l’Autore Francefe hadivifo 
quellodi/^or/bjn due Tarti^ così della 
prima di elTe ne ha fatta una feconda 
divifione come in tre libri; nel primo 
de’ quali efponc le XII. Epoche piu ri- 
marche vo 1 i ay venute nc 1 mondo da11 a 
fua creazione infino allo.ftabilimento 
del nuovo Imperio Occidentale fotto 

Carlo 
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Carlo Magno, nel fecondo rapprefen- 
ta i fatti 5che ci fenno conofcere la du- 
razione perpetua della Religione 5 e 
nel terzo quelli, che cifcuoprono le 
cagioni.delle peripezie degrimperi. 
Aveva intenzione il chiariilimo Auto¬ 
re di darci ndh fecónda. la con¬ 
tinuazione della Storia Univerfale da 
Carlo Magno fino al Re di Francia 
vivente; ma quella non è mai compar- 
fa alia luce , e quella che abbiamo fot¬ 
te un tal titolo, balla riguardarla con 
un’occhiata per conofcerla di lega 
troppo inferiore, e per giudicarla co¬ 
me un drappo di rozza lana ad una ve¬ 
da di feta e d’oro, malamente attacca¬ 
to . Ora il Sig. Conte VeT^X^ni ci ha da¬ 
ta la verfione del hLihroddia LTarte^, 
e come in quella molto bene egli adé- 
pieequanto al fentimento , e quanto- 
allo llile il fuo offìzio, così il pubbli¬ 
co gli rederà più tenuto ,fe continue¬ 
rà nel lavoro,e condurrà la fua opera a 
finimento . Egli in oltreha dato uni 
nuovo fregio alla fua traduzione; poi¬ 
ché come Monfig . Bofjuet didefe que- 
da fua nobile idea per indruzione del 
già Serenifiimo Delfino di Francia, di 
cui egli era roaedro *, cosi il Sig.Conte. 

T 4 
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fi dichiara di averla fatta per 
ufoMel Serenifilmo ‘Principe di Moda-- 
nn y fuo Sovrano , al quale egli altresì 
la indirizza* 

DI NAPOLI. 
E ufcito un libricciuolo in difefa del 

Sig- Lueantonio Porzio contra il Sig. 
Vitale Giordano ^ circa la contefa de’ 
gravi fopra il piano inclinato: D. An- 
tonii GaÌQotx Dijfertatio De Momento 
graviuminplanis. lS{eapoli typis Feli^ 
€is Mofca ,1711. ( per errore ita nella 
flampa MOCCI. ) 12. pagg.^S.fen^ 
za la dedicatoria , Il vero Autore di 
queft’opiifcoio fi è il Sig.Dottor 
bàtifla Bdbiy che i’ha pubblicato fotto 
ììnorcìQ dì Antonio Gakotd fuo difee- 
polo, per rendere il contracambio al 
Giordano • 

Stanno fotto il torchio le TreU^lù^ 
ni feudali del Sig. D^FliecolòCarctyitii* 
opera piena di erudizioneantica e bar¬ 
bara 5 e di un gufto molto diverfo da 
quello di certi legifti moderni, che* 
fe ne fofic permeilo , noi più tofto 
gulej chiameremmo. 

Nel principio de/rOttobre pafiato 
fi c finita di (lampare in quarto da Ja¬ 
copo Rai Hard la Vrima Varie de" B^ap^ 

porti 
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pvrtìdt Tctrnafo det Sig.^/irrci/a 
t0, Avvocato Napoletano, fiimatiflì* 
mo perla ftra varia le cceratura' , ean«* 
che per le fue molte fpiricoiilllmeC’ora- 
medit date alle ftampe 5 tradotte in piir 
lingue dalla Tofcana favella, c recita-' 
te con app 1 a ufo i n v a rie par ti d ’lta Ila i 
IB^appoYti accermati fono trerrtàtrè,ne* 
qual? valgndC)fi yAutoré deirinven^ 
zione di Luciano^ , dd Franco , del 
Boccalini , e di altri ^ cerca di darc*^ 
infcgnamentì ^iafPrhiGipi vcd a’ Ma- 
gifìrati, per ben ^vernare ivaiTaMi, 
e per ben’ amminiftrar laginftizia , sì* 
a* Letterati principalmente » cda chi 
che fia , per fuggire i vizj i t per beit, 
valerli del loro ingegno . Sopra tutta 
m efsi intende di fgannare il mondo' 
di molte vane e fciocchifsime creden¬ 
ze 5 con infcgmre agli uomini la veri¬ 
tà d e 11 e co fe, indicizzandogli acono»^ 
fecrla, e valerfène nelle occaddni. Ma . 
fe Luciano, il Franco, il Boccalini, ed 
altri s’infinfero moke cofe accadute 
avanti a Giove, ne campi Elis), ed in 
Parnafo , per ricavarda quelle le rci^ 
gole , e le mafsime giovevoli ^d?inK> 
Urlare *, rAutoreper lo' ftiedfciìmò 
fine , dice elTer’accaduto a*, Letterati', 

i T j in Par- ""' 
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in Parnafo ciò che in verità agli ftefsl 
Lee ter a ti acca dd e nel mondo. Per non, 
elTer. a noi pervenuto ancoraci fuddet-. 
tctlibro a non pofsiamo impegnarci a. 
darne più pofitiyo giudizio 5 ma bene 
anche prima di vederlo, afsicureremo, 
il pubblico 5. efler lui fcritto purgata- 
mehte,e gra2Ìofamente,e(rendo il Sig* 

uno de’più puliti e felici in- 
‘gegni 5^ che in, oggi prpfefsinp di feri» 
Ver bcnenella noftra favella 

ai: N O.V A R A. 
W Sìg.GìrohmO'sAntonio Vrinay No~- 

varefe ha dato alla luce // Trionfo di 
San Gauden'^io, che èjl primo raggua- 
glio della fontupfa traslazione del fa» 
ero Corpo di quel Santo* celebrata a i 
15. delGiugnppallata. Nella hampa, 
vi il vede Tintaglio in rame di,molte 
carte, invenz^ione, ejayoro .de] Sig. 
Tierfrance/co Trinai uno de’più eccel¬ 
lenti Maeftri di profpettiva^ che oggi», 
diin Italia,fìorifcano», 

D L R A D O V A. 
J^ella; ftamperia; di, Gìambatifta 

Conzatei s*imprime un Trattato, dd* 
BA^nidiTtfaxC di Lucca dal Sig. 
Ciufeppe- Zambeccari > Pubblico Pro- 
fcirorè dello Studio Pifano . QiL^ho c 

ftato. 
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ftato pofto in riftretto, e traslataco in 
latino nel fine dell’Opera del Baccio 
de Thermis ; ma conofeiutoji merito 
dell’Opera , il noftro Gonzatti ha giu¬ 
dicato bene di ftamparla a^ parte , e 
nell’idioma nativo, che riufeirà tanto 
più bello,, quanto Tempre è'più bello- 
r.originale , che là copia ,, e una copia, 
principalmente variata neirefprefsio- 
ne del diverfo linguaggio , cin angii- 
ftie troppo brevi riltretta , e quafi sfi¬ 
gurata,. 
- Abbiamo pure dalle f'ampe dello* 
ftelTo? Gonzatti. una: del 
tante volte lodatoS\g* Bernardino 
ma'^ni, recitata da liii nel principio 
dellafualetturain queft*annOili I i*di 
Novembre , e ora dedicata aLScrenif- 
fimo Principe di. Venezia.GiovÀNNt^ 
Gornaro .. il titolo di ella c ’l feguen- 
te; contagiofa Epidemia yquee in Va- 
favino ^gro, ^ totafere Veneta ditione * 
in BovesJrrepfit. Per. verità, come que- 
fta.infermitàcontagiofa degli animali', 
bovini, la quale pur fi è fcntita nella. 
Mofcovia’ j.c in altre lontane: Provin¬ 
cie , ha gravemente moleftato alcunii 
luoghi del SerenifsimoDominio? Vc-- 
neziano,, così badata occafione.djra-- 

• •• T. 6j gior 
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gionarne a moltiinfigni profeflbri di 
Medicina. Il noftro Autoreia ftima 
una febbre maligna contagiofa porta¬ 
ta da’ bovi venuti di Dalmazia, e cre¬ 
de, che non abbia avuta origine dalla 
Hate piovofa, e poco calda, nè da’ pa- 
fcoli corrotti, Penfa ,che il fermento 
maligno coaguli più toHo il fangue>di 
quello che lo diflfolva. Giudica , che 
avendo incominciato nella Hate ^ fia 
per terminar neirinverno ; e che non 
fia per offendere gli uomini , giacche 
©on offende gli altri animali, portan¬ 
do var j efempj fegui^tj benché ancora 
ve neappajanodi centrar). Entra poi 
a ricercare, fe in quefto tempo fi a fi- 
euro il mangiar carni di bovi creduti 
fani 5 delchcferiamente ne dubita. 
Pafia finalmente a’ rimed), che credo 
propr) per rifanar quefto male , tolti 
da* Politi fonti medici, cioè dalla Far¬ 
macia, Chirurgia, e Dieta,econchiu. 
de finalmente con una regola, la quale 
infegna, come poffano prefervarfi. 

Vniverfus Tmtamm Oròis Scripto^ 
rum calamo ddineatus -, hoc eli, ^u5fo^ 
rum fere vmniumyquide Europ^e^^fiiS^ 
JifricdeyC^ ^metic^ ^^gvpSiVrovmciìss 
*Pvfiilìs, Civi$atibtis,C^p'idiSi^rcih44 

Mari- 
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ribus fJnfuks, Montibus^-, ^luminibus^ 
nee noride quorumcumqtìe locorum ap* 
pelktione y, fptU'-, difimtiis , terminis > 
pkmis 5 ac herbis s Gemium quoque na- 
tura^ religione ^morihus, meàeì^i ufu » 
legibusy & idiomatequovis tempore y<ù*' 
qmiibwlingua. fcripjerunt , annotath 
etiam armo, loco 5 s forma edltionis Lk 
brorum' Uherrimus El&achus&yarias 
permultas exhibens [criptorum 
thecas , ac totam veterem & novam 
Gcographiam ordine littirarum difpofi-- 
tami Tabi4is,y& Eigurisplerumque oh 
oculos etiam pofitam fuk unico ^ìpha^ 
beto Latino-vernaculo Fernaculo’» 
latino fummatim continens. Studio ó* 
labore Alp,hon(l Lafor, A Varca, Tomis 
duohus » Si fpera, chefaràdi non po¬ 
co utile alla Repubblica letteraria la, 
prefente,Op.era, che attualmente fìa. 
lotto il torchio dd nomilo.Con'j^atti in 
foglio, li principale inftituto dcirAu^ 
roreè di dar notizia degli Scrittori «» 
che. hanno in ogni tempo e lingua 
fcritto di qi^alunque luogo del mon¬ 
do , dopo aver p'ofta di detti luoghi 
una fuccinta defcjrizionerlaonde quell? 
^pera verrà ad eilere e come un Ri* 
ftretto di tutta la Geografia - e cpm$ 
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U|)a nuova fpecie di Biblioteca . Cosi; 
|5er efempio fotto il folo titolo ^Anglict 
fi fono numerati più di 500. Trattati 
d’Autoridiverfi>, e fi miglia ntemente 
nella lettera B fotto il titolo B^/«e<i,ec. 
Vi farannojnferite.moite figure quafi 
tutte in rame > fpecialmente Geogra¬ 
fiche, e Topografiche > come pure di, 
varj popoli, tolte per lo più da quel¬ 
le,, che fono ilate.delineate da Tizia¬ 
no. 5 che per. non efiere tuttavolta di 
eftrcma grandezza non renderanno» 
l’Opera di fpefa eccefiìva. L’Autore fi. 
è voluto, nafcondere. fotto anagram¬ 
ma 5 ma. noi abbiamo rilevato efier 
quello ilPadre Don I{dffaello Sayona^ 
roU } Padovano 5 de* Cherici Regola- 
riTeatini 5 il quale tiene anche in or¬ 
dine per la (lampa un altra Opera aitai 
più valla , intitohu Orhìs. iiterarius. 
Univerfus. » nella quale pretende di 
dar cognizionedi tutti gli Autori, che. 
hannofcritto eTlampatolibri in qua-- 
lunque arte, profelfione , e fcienza.. 

D 1 R O M. A.. 
Nella gran caufa di Comacchio è: 

ufcita per parte della Séde Apoftolica. 
una nuova e forte Scrittura intitolata: 

€^Qììfi4ta'zione di uno Scrìtto Jralkno e. 
Fran^ 
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pranceft fparfpin Germania conquefìo* 
titolo X quanto fiagiufio e conVMevole<i, 
che Comacchio fi confervi al ' Sacro B^o- 
mano Imperio perloSereniJJimo Signor.' 
Duca di Modena^i che non è fiio., vaf]allo. 
Hoc quidem vobisplacet > fednobis.non 
placet X quibus aupem jufliHsplaceat & 
yos videtis., fed viUi animofuate, non 
vultis vinci vernate . S. sAgoflino de 
Unitate Ecclefi^ cap* 12. in Bpmay 1711* 
cm licenza defuperiorh infogipagg.44* 
/\ffinchè al letcorejì.tolga li.difagio di 
ricercare, la fcrittura confutata,, e già 
{lampara in Francfort, qui s'inferifce 
tutta intera da capoa piedi, e fi ributta 
fodamente, e piacevolmente capo per 
rapo,, avvertendofi però il lettore nel 
bel principio 5 che per eflfere iflruito a 
fondo delle ragioni della Chìefa. Ro¬ 
mana , egli dee ricorrere alle già no¬ 
te Opere.intitolate il pominiQs e la £)/- 
fefa 1. e !!« di effo Dominio, delle quali 
fcrictureavendo finto TOppofitore di, 
non avere alcuna notizia , ^ il Confuta¬ 
tore gli dà per quello .molto addoflb , 
mettendo,in, beffa la fua^diffiraula- 
zione .. 

Da penna empia e temeraria eflfen-. 
do i {lata pubblicata una Critica in^. 

Fran- 



4P Gioti^. DeMetterati 
Fraacefe (4), e fta^pata in 
iiiidata di p^ìenna. IÌ io. Giugno 17 tu 
eoi titolo di lyfi ffiom fopta il Breve-» 
ffafpondvo-di; N. S. alla Maeftà deir 
Imperadrice Reggente per la 
deirimperador Cjitifeppc , n-è ufeitai^ 
la dovuta Bjfpofla > che è la feguente t 
Fifpofla alle ^ifiiffionì [opra il Breve 
fcricto ddh,Smtita di 7^. S, alla Matflà 
dJl Imperadrice in mìjrre d U Imp rada- 
re Ciufeppe Trimo fuv Figlio Jn 4.pagg. 
hS.UBreve Totificio infieme con la Let- 
tera Imp riaky SL Cuì egli èrifponfivo,!! 
legge nei fine a, colonnette > perchè (ì 
vegga , che tutto^ciòche fi critica nel 
Breve, {lancila Lettera > onde la Cri¬ 
tica ferifee ugualmente l’uno e l’akra, 
L’Autore delle ^^iftejfioni vhn pofto in 
una continua derilione e difprezzo e 
perchè:ha voluto principalmente en?- 
trare nelle cofedi Comacchio , anche 
in quello punto gli vien renduto il fim 
conto , ricapitolandoli quanto è (lato 
fcritto diffufamente nelle fopraccen- 
Date fcrittiire della Santa Sede Apodo- 
iicaj,, > 

HSfg. 
(a) 21 titolo e: lettre de S.S.Clement XI. 

à S.M.I. rimperatrice Regente.du 3.May 1711. 
^vec les Refle'^lions, qLi’Uhe Pérfonnedéqua- 
Utè-Jv poux un de fe^amis. in 
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il Sig.Abace pronta^ 

per la ftampa una Bifierta'S^ione fopra 
la Cronologia di Elagabalo contro a-> 
quella , che ha ftampata il V.Valfcchi > 
la quale fentefi > che incontii molte-» 
oppolìzioni per le propofizioni da lui 
avanzate . 11 fuddetto Sig. Vignoli di¬ 
fende pure la famohlfima Medaglia 
xAnnìa Fauftina polTeduta dai Sig. Se¬ 
natore Giandomenico Tiepolo , e va.» 
namente rivocatain dubbio da elio 
P. Valfcchi'jficcomeaccennoifi ne’ paf.. 
fati Giornali *, laonde fornita chelia 
anche la Pjfpolìa , che ila lavorando 
Monfig. Vefcovo d'^Adriay h fpera, che 
avremo qucftamateria molto benep^» 
dilucidata e fondata 

E ufcito dalla ftamperia di Gìmfran- 
cefcoChracas, in quarto, di pagg. i8^* 
uT\I{i/ìretto delta Vita di Marcello Car- 
dinal d'^jie, B^omano > Vefcovo d\An^ 
cona ) il cui Autorcrfi è il Sig. Abate.» 
Lodovico-Maria Tandolfini di Fifa-. ^ 
Cavaliere di Santo Stefano , e gia Ma-* 
eftro.diCamera del Cardinale defunto. 

La nobile Ora'gione recitata nell* 
Accademia del Difegno in Campido-^ 
glio da Monfig. Forteguerri fi vede-» 
ìlampaucon qucftO'Citolo ; Oragiona 

deW 
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dellJllluflrifs. e B^vercndifs. Monf. Nic¬ 
colò Forteguerri, Tutri^QO Viflojefe, e 
e CamerierdOnore della Santità di 
'Papa Clemente XL detta in Campidoglio 
neU Accademia del Difegno Vanno 1711* 
In B^oma, per Gaetano Zanobì, in quar- 

IO. 

11 Sig. Cavalier Vaolo-Alfjandrò 
Maffeiy da noi più volte rammemora¬ 
to , fta componendo la Vita del Beato 
TonteficeTioKlaquale dovrà pubbli¬ 
carli al tempo della fuacanonizzazio¬ 
ne, chefeguiràin Maggio deH’anno 
proffimoiyii. 

Nell’Ottobre palTato mori impro- 
vifamente in età alTai grave il Sig. K/- 
tak GiordanoBitonto^ProfelTore in- 
ligne di Matematica in quefta Sapien¬ 
za , noto per le fue Opere ftampate. 

11P. Gii)- Lorenzo Lucchefmiy di Luc¬ 
ca , rinomatilfimo Sacerdote della-* 
Compagnia di Gesù , e Confultore-* 
della Sacra Congregazione de’ Riti, 
del quale abbiamo finora più di venti 
libri in diverfe materie alle fìampe , 
tre altri ne ha pubblicati ultimamente 
da i torchi di Giorgio Placco. Il primo 
di efli è intitolato ; ^Polemica Hlfloria 
Janjenifmi contenta ex Bullis, & Brevi^ 
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bus Vontificiis, Litms Cleri Gallicani ». 
Sorbonne Decretis » aliifque ^yiuthenticis 
KA5ìiS )qH(e omnia, nullo adempio ver^ 
ho 5 dantur infine Voluminis ; in quofia-' 
tuhuY judicandum cjjs infallibili aUu 
Videi Divinile » quod in Janfenii libro 
fenfus dottrina h^retica contineatur, 
OHenditurvanamefJe oblationem filen- 
ili j fruftra tentari alias quafcunque 
elufiones a Janfenii afieclis, Enchiridii 
Tars II, disili» La Prima Parte di que- 
fìo Enchiridio ufcì già moki anni coi 
titolo : De JanJenianorum. h^refì, cc. 

Il fecondo libro ora pubblicato dal 
P. Lucchefini abbraccia due. Tragedie 
latine, l’una delle quali è intitolata-* 
Maurìcius Imperator, e Palm ^rtabA- 
fdus lmperiiTrincepS)Q formano effe il 
IL Tomo de’ fuoi Poemi latini, 

Il terzo libro contiene due Trage^ 
die italiane,intitolate Mauricifiolmpe* 
raderei e Clodoaldo TrincipediDani^- 
marca, A quelle il chiariilimo Autore 
non ha voluto apporre il fuo nome-*, 
ma folamente vi fi legge nel frontifpi* 
zio, che elleno fieno date in luce da 
Teodoro Vangalo, 

DI V E N E Z I A« 
La. tanto defiderata riftampa delL^ 

Opere. 
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Opere tutte de! celebre Franeefia I{e- 
di è finalmente comparfa in buona-» 
carta, bel carattere, ed ottima cor¬ 
rezione, talché come in quefte parti 
non cede alle impreiiloni, che fe ne 
£òn fatte in Firenze cosi nella giun¬ 
ta confiderabileche vi fi c fatta, nota¬ 
bilmente le avanza. Ella è divifa inu» 
tre grofiì tomi in ottavo ^ ad ognuno 
de i quali precede la tavola delle Ope¬ 
re contenute in ciafeuno , e ’l noftro 
Gio.GabbriclloErtz,. che n’èftatolo 
ftampatorc, ha premefiToa tutti e tre 
una lettera, con la quale rende conto 
c della diftribuzione di tutta TOpera ^ 
c della qualità di ckfcun Tractato.Noi 
ci riferviamo a farne un’^meo/o a-j 
parte > e qui follmente accenneremo 
le cofedi nuovo aggiunte, che nelle 
paflTate Fiorentine edizioni non fi leg¬ 
gevano . Nel L Tomo pertanto v’c 
primieramente la Vita deirAutore-» 
Scritta dal Sig* Abate SalyinaSalvini > 
ed è la ftelfa, che fi legge nel 1. Volu»- 
me delle Vite degli Arcadi liluftri'. i.' 
Yiè rintaglioditre njagnifiche e fin- 
golari Medaglie > che il regnante Grari 
DucaCofimo IILgli fece far lui viven¬ 
te nel 1684. 5. Vi fumerà- 

Jc^rc- 
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le , recitatagli a nome deirAccademià 
d^lla Crufea dal Signor Abate Untori* 
Maria Saivini. 4. Una Lettera del Sig^ 
Giacinto Celioni > Livornefe, nella qua¬ 
le egli fi fcuopre autore delle Ofierva^ 
trioni [opra ì VellicelU eftefe in forma 
di lettera dei Bonomo al Redi j fi¬ 
nalmente 2i\c\jin^ ^Annotanioni del Sig* 
Vallifnieri fopra alcune Efperienze-* 
cdOlTervazioni del medefimo Redi. 
Nel IL Tomo fi fono inferite i. mol¬ 
ti Ifime Lettere di quelLAutore , che 
fuori d’alcLine poche non erano per V 
addietro fiate mai divulgate 5 e 1. la 
Ltimdogie Italiane comunicate da lui 
ad Egidio Menagio, il quale le inferi 
nel filo libro delle della Lingua 
Italiana . Il 111. Tomo finalmente, il 
quale abbraccia le Poefie del Redis 
contiene di piu dell’altre edizioni i. i 

fiampati e rifiampati in Fi¬ 
renze, ma da per fe 5 2. altri fz. SO'^ 
netti tratti dalla famofa libreria del 
Sig. Carlo-Tomrnafo Stro'g^i, del le cui 
lodi non fipuòdir quantobafia -, 3, le 
Toefie varie tratte dalla medefima li¬ 
breria , eccetto amorofoy che 
fi c prefo dalle Mefcolanv^di Egidio 
Menagio > amico ktteratijdimo del Sig. 

Redi, 
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Redi, e che febene Francefe, amò la 
iioftra lingua piu della Tua , o almeno 
dichiarolfi di più apprezzarla. 

Ha qualche mefe,che i quattro To¬ 
mi àQÌVlftoTÌa di tutte tErefie fcritti da 
Monfig. Domenico Bernini, e dedicaci 
alla Santità di N. S- Clemente Xl.im- 
prcffi in Roma la prima volta gli anni 
paflfati > fono ftad riilampatiin quella 
città da Paolo Baglioni , e larillampa 
è in quarto > dove chela prima edi¬ 
zione era in foglio , L’argomento di 
queft’Qpera non può eiTere nè più va¬ 
llo , nè più dilettevole. Egli abbrac¬ 
cia per cosi dire tutta ruioria Eccle- 
fiallica, e gran parte ancora della pro¬ 
fana . 11 dignidimo Autore ha riftrette 
nel 1. TomorErelie inforte ne^ primi 
cinque fecoli della Chiefaj nel ll.quel- 
ie del fedo inlino al decimo fecolo ; 
nel ìli. quelle delPundecimo ìnfino a 
tutto il decimoqtiarto \ enelFultimo 
finalmente quelle del decimoquintoe 
dei due fulfesguenti. 

Le flimatidime Opere mediche di 
Monfig. Luca Tozzi , già Medico di 
N. S. Innocenzo XII. fonò date ordi¬ 
natamente raccolte, ed in cinque To¬ 
mi divife. I primi quattro fono ufciti 
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già pochi mefi dalla ftamperia di Nic¬ 
colò Pezzana in Veneziano quartoje ’l 
quinto da quella del Seminario di Pa¬ 
dova nella medefima forma. Il Tomo 
I. è intitolato : Lucìe Tozzi Medicini^ 
TarsVrior , CHriofaquieqùe tum 
exVhyfiologicis > tum ex Tathologicis 
^cprompta > & veterum recentiorumque 
tnethodumcompleEiens . 11 fecondo in 
tìippocratis ^phorifmos Commentmdy 
Tars hubi universe Medicina tum Theo- 
reticce , tum Vra6iic<ie ceìebrìores 
flioncs perpmduntUY 5 ec* Il terzo In 
Hippocratìs ^phorifmos CommentaYinj 
Tarsll, ec, 11 quarto In reliquos Hippo- 
cratis^phorìfmos Commètavia/Pars Uh 
ec. *Accc]]ìt appendix ad CommmtaYÌum 
JiphorifmiteYtìi lìbYi primi. Il quinto 
finalmente In ììlnum xAYtìs Medicindis 
Galeni *Jrotpet^paaTtKiì oivoiKe^ctKcidctje-i^, in 

qua univcrfa medicina > etiam chirur¬ 
gica y in fms canones diliributa , 
juxta veterum ac recentiorum inventa 
quam dilucide enucleata continetur.Huic 
adjcUum efl Prabiicum Opufculum de 
reìio ufu fex rerum non naturalium , ec. 

J1 Sig. Dottor Pkrantonio Michelot^ 
ti, Filofofo , e Medico d’Arco , che 
oltre alla filofofia , e alla medicina-» 

poille- 
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polliede ancora in grado eminente le 
matematiche , ha pubblicate (a) ul¬ 
timamente alcune in^ Conghkttme fo^ 
pra la natura > cagione ^ e rimedj dell* 
infermità regnanti negli mimdi bovini 
di molte 4:ittd, villaggj, e cafietli del 
Sereniffimo Dominio di Venezia, e "^aeft 
vicini > nell* autunno dell anno cadente 
1711. Egli divide quefta fiia degna 
Opera come in tre pairti : nella prima 
delle qualiefpone gli accidenti con¬ 
giunti alle malattie de’ bovi., e la uni-* 
fee alla narrazione de’fenomenioifer- 
vati nelfanguee ne’ cadaveri di quelli 
animali *, nella feconda determina la 
natura, e la cagione non folamentc 
immediata^ ma anche occafìonale deli 
k medefimc malattie , le quali e’ giu¬ 
dica , che fieno jebbri malignopeflk 
len^ialis e nella terza accennai rimc- 
dj, ed il metodo > col quale elleno 
crattarfi potrebbono. . - 

Le t2iQCo\te delle CoBitu^toni Tonti- 
fide , c delle Decifioni delle Congrega^ 
•gionì di ^pma fatte in diverfi tempi 
dal Sig. GÌambatifia TiPtoni, Sacerdo¬ 
te Veneziano, fono ftate giudicate uti- 

, . lifiimc ’ 

fa) In Venezia, appo Gio. Gabbriello 
Ert2, 1711.8. 
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liflTmealIe perfone Ecclefiaftiche , t 
però hanno avutb un corfonon^ CMrdi- 
nario. Nel 1704. ufcirono quelle fpet- 
è^titi a.i‘C<>nfeJJori , riftam paté altresì 
neliyio.Di là a due anni,cioè nel 1706, 
furono impreflè quelle » che riguar¬ 
dano i P<irwfó.Saccedcttero neh70<^ 
l’altre fpettancia i Canonki, Queft’an- 
aò£nal mcnte- com parve rotquei le ap- 
partenenti ^ìconcorfo delle Tarroc^hìa- 
ìi alk^olla^omde' BenefiT^i. Ne qui 
fi ferma rattenzione di quefto Reli- 
giofo'^ poiché fra poco a vremo ancora 
da lui la raccolta di quellcjche riguar¬ 
dano i HfcoVh ^glie tutte que¬ 
lle raccolte fono ftampate in ottavo 
coi nome di Lionardo Vittoni padre 
deU’Autorc. 

^ ^\^^VkrGutìntoGallì\icL y Ca¬ 
nonico delrinfigne Collegiata di San 
Lorenzo in Giavenoj poftolì a feri ver 
^^Vitddi SanFrancefeo di S^les , Ve- 
fcoyo c Principe di Geneva, e fonda¬ 
tore deirOrdine della Vihtazione di 
Santa Maria ,rha diligentemente rac- 
coltada quanto ne hanno fGfr^to altri 
Autóri e J’ha dedicata alPAltezza-* 
SercniOIma del Principe di Piemonte. 
la Veri, appreffo ^iccolà Ve77arja, in 4, 

Tornelli.' \Y . AR- 
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ARTICOLO XVI. 

Ovvero Giunta (a) alV^rticoloì^»del 
preferite T omo. 

§• 4. 
La Dieta de' Fimi tenuta ranno 1711. 

per fare il procefso al Fofso di Lucca % 
per aver pubblicato una Critica derh 
fùria, e mordace contro il Serchh fuo 
padre* D^/ZAccademico Oscurò. 

In Macerata , per Michele iArcange^ 
lo Silveflri, 1711. in A* pagg» 31. 

Succintamente ci sbrigheremo di 
quefta ultima Scrittura ufeita fo- 

pra la precedente quiftione> a -fine di 
non replicare il già detto . Ella eonti- 
niia Tali egoria de’fiumi, manonfe- 
gue la maniera dialogiftica ufata nelle 
già riferite. Autore di eflfa egli e pa¬ 
rimente il Sig.DoNATo-Antonio Leo¬ 

nardi > il quale non ha voluto lafciar 
lenza replica la cenfura del Sig. Rega¬ 

li. S’ 
QueftaOIUNTA vapoftain finedeir 

ARTICOL© V. p,i77*doYe perpuro 
i flsafo non è fiato fiam-pato il feguente pa¬ 

ragrafo. 



Articolo XVL 4^1 
li. S’introduce egli nella propofta con- 
tefa con la finzione , che tenendoli 
queft^anno il (olito univerfale con- 
greflb de* fiu mi dinanzi al Gran Padre 
Oceancbultimo di tutti vi fi vide, com¬ 
parire il Scrchio > che ftrafcinava per 
li capelli il Fofiofuo figlio/ e quindi fi 
wdi dargliacciffa per l’arroganza che 
egli ebbe d’ìngiuriarlo e correggerlo. 
Ma tralasciando noi da parte le cofe.^ p. 
generali, che nulla fervono al punto, 
pafTeremo a dire fuori di allegoria-^,, 
che il Sig. Leonardi fi feufa primiera¬ 
mente 5. di quanto ha detto nel Diala- 
go^ col quale ha intefo di far’un dif- 
corfo di confidenza , e non già di dar 
regola agli altri. Contefla efier necet 
fario lo ftiidio della gramatica Italia-. 
Dà per isfuggire i folecifmi > ed i bar-^ 
barifmi , ne* quali fuol d’ordinario, 
inciampare chi ne del tuttojgnoran- 
,tc 5 e niega di aver mai detto Poppo- 
llo. Si difende dagli errori di orto- 
grafiai che gli vengono addofifati. Noi 
volentieri gli ammettiamo per errori 
di ftampa i feguenti : coll Boccaccio in 
Juogo. di Scrivere C“e/J5.ecf<srrc/o,veden- 
do, che altrove cgliha detto co/pr^• 

: teflo , col Jito configlÌQ : fcabelli in ve- 
V z ce di 
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cc di fgabeUi , come attefta tròVarfi 
fcritto nel £uo originale : da latinifim 
con tralafciamento deirapoftrafe , do- 
Tendofi feri vere . Gli ^ 
lafcia anche libertà di ferì vere grant- 
matica y commentatariy e commodo con 
la»? raddoppiata , la quale da noi h 
giudica però più lodevole nella voce 
immagine , e immagino. Quanto a’ Ubr 
bri, libbcYtà, e fMitQ ^%\\ medefimo 
è di parere , che non hfiabene lo ferir 
.verli con la è raddoppiata » comechi 
fi sforzi di difendere queft abufo . 
quando a taluno prendefie genio d’inr 
corrervi % Nè meno a noi par gran^ 
^lloi’avere ìmdwoeflatein luogo d: 
fiatCy poictic la^prima c quatiTOce dell 
ufo. 
’ Torna a confeflare > cheil dir dilicn' 
to nonfia mai detto , mz, q.)a^ delicati 
fuoni piàdolce, c lo fteflfo replica d 
tftmpìo e di eftmpìo. Qiwnco a piagne^ 
giugno'y e fimili, pretende, che fia pir 
afpro il dirli nella predetta maniera ; 

che nell’altra piango y giunge y ec. En* 
tra con quella occafione nelle lodi de, 
^.Bartohtnmeo Boiler ini y Lucchefc; 

che veramente c fiato un gran fregit 

delia Aia patria,; e della Aia Religio* 
ne • Dir 
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ne; . Dichiara > che quando fcriffé> 
che in dir Truora e Trucca (i d/jji)?- 
m/ao fino le labbra y. e.* lo ha fcritto cò¬ 
me fentimento del Bembo ^ e no tu» 
proprio . Più fotte avverte ,, che la 
Crufea ha mefTo nel Vocabolario in¬ 
nanzi Vroya > che Triiova , noiu* 
perchè così.rordine richiedelTe , ma^ 
perchè ha approvatoci primo più che 
il fecondo > e di più foftiene ^ che 
quefìa fua confiderazionc fi accordi 
col Vocabolario, recandone per ra¬ 
gione ciò che in eflb fi legge alla vo¬ 
ce Truovare >. p ne^fuoijderivati, co¬ 
me Truovato , Truoyamento 3 e li¬ 
mili. Ma qui bifogna riflettere , che 
il Vocabolario condanna per anti¬ 
che sì fatte voci , come quelle , che 
fòqp contra la regola del’dittongo da- 
noi più fopra già efpofta. Sta fermo 
nel^a fua opinione di voler feparare 
gli avverbj, dove gli pare, e di fcri- 
verli uniti fénza raddoppiamento di< 
confonanti ,,il che pure vuol fare dii 
Troemare y. di Trovedere, ec. 5 ^ noi 
in quella , come in altre cofe ditali 
natura alTentiamo alla dichiarazio¬ 
ne. fatta da lui in un luogo del fao> 

V 3 Dia- 
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Dialogo 5 cioè non efjhe errore, alcu¬ 
no lo Jcrivere 3> 0 il pronun’^i^Yc que- 
fte parole'con ma confonante. di piày o 
di meno* * 

? 

IL FINE. 

. '>v*. ERRO. 



ERROR.I: occorfi neila flampa del 
TOMO VII. 

Ne//a TAVOLA a/Za ferrerà K ■ " 
RONGONERI corressi RONCQVIERl 

facciafa Unta Ernrl Correzioni* 
ly quelli a quelli 

97 16. foftUuitovi foliicuirvi 
141 16 il quale la quale 
14% 17 EH , - m 
143 " 1. ED ed: 
MQ z XN . Xn, - 

4 AN An 
151 '3 per/». per pj fuori che 

« 

C, 

153 i5. canbacìanie combacianté 

M4 ZI S?>. Sf 
^3 £<P- gf 

158 14 £0 
M9 29, Landini Londinì 

2 che gli. che egli 
1^9, Il, del> dal 
374 23 delle dalle 
i8i “ 8 pieno. veto 
39Ì. 13 contentarli di contentarfcnO' 

addurre fenza addurre 
4^ lafoluzione la fua foluzione 

16. difetto. difetto nella mia^, 
I95 15 avviiàrmì accufarmi 
102. 14 e del, ed al 
107 9 = ex:6 — OCX 

zi6 15 dell* dall* 
21, ^eec 3 + ^p»c. 

aaS- 



2ÓS 
2^9 
301 

315 

330 
347 
351 
361. 
3^5; 

4 

34^ 
373 

378: 
3?i 
3^3. 
392* 
393 
408 
4^4-' 
419, 
431 

456. 
438 
449 
453 
4|4 

WJ— Ij fi 
ij fruttU 
4 acqua 

^4, , curiofi 
4,. . non 

ip poichò 

r 
frutta 
aria 

- Curiofi 
non à j 
egli è da fcufìf- y* _ • N 11 

20.. ,. provocato egli è provocato 
27 . letagr/^mmatM. tetre^grammaton 
16. : utagrammutori > tetragrammatoìi 
li. 7 allerjfle ’ ^aflerilce . 

' imporocchè:<^ s tmperocché, 
28 di di , ^ 
28, Bmelajò r BocttiUjo 
20 cinerinO' . . , cetìermo*. ,. 
12 cinericia “ ‘cenerìcia ^ 
21" le arterie delie arterie 
i7 Ariftotìlc. Ariffotcle, _, 
i2»c 14 dalle delie 
28 cerul. , ar.vel. “ ' ^ 
15 appoplettico ; apoplettico^' 
19^ . produrre produrle 
2i fVravafamemo travàfamente 
27 converta (onvirfa ^ 

IO eranti • erratiti . 
28 fuperare fepararc 
18 BqreaH. Meridionali^ 

VJ quanto quanto più' " 
2. 

28, 
aggiaogoDO^ 
folevandoli. 

aggiungono, 
folle vandòfi* 

^3 COfÌ£Cl|è ficchè ^ 
16 giornata giornata , 

7 Borremina BorromUio!;' 
4 ,poflbno po:^no 
a. del Duca. di: : 

4SS) 



3 del Duca di 
28 ebbero vi0a 

bacante da 
lafciavatio bét^ 

458 I Capìtolo IX. Capitolo X.libjy*’ 
461 13 

7 

eccittare eccitare 
4^8 ofcuro Ofcuro 

28 Alt* dAir 

4^9 7 Me/dùni hlAfdonl 
21 fcrittura Scrittura 

477 ^3 Rfinccneri RoncovUfi 
48Q 19 faticha fatica 
481 13 con col 
48 2i 20 ancoragli ancor’egli 
490 2 del dal ^ 

Nella prima figura TavJl fra C e D Ieri vaff a 
Nella terza figura T^v, II. fra E & V intrudali 

il punto N, & », Z dirimpetto ad X & A, come 
pure B nei termine delia malfima urdinaca della.5 
cuxvaV. C 
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