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GIORNALE
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SOTTO L TF^OTEZIOT^E

DEL SERENISSIMO
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1
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Con Licenza De* Supuioii»
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T A VOLA
D E’

LIBRI , TRATTATI,, ee.

Di quali j’ è parlato iti queflo

Trentefimofcfto Tomo .

I titoli fegnati deH’afterifco * fono
que* de’ libri riferiti folamente

nelle Novelle Letterarie , e de’

quali non fi è fatto artìcolo a

parte

.

* Accadutici Informi : Poefìe in lode
dell’immagine di S. Maria in Porto

. 391
Adilmannus . V. S. Gaudiktiu, .

* Albasi ( Annibaie
) Memorie concer-

nenti la città d’Urbino.
3 95>

* Aiciatds
( Jo. Paullus ) In elei}ione

Benedilli XIII. eratio . 364,
* d’ Albi jand»o ( Gìufeppe ) Regole di

cavalcare
. 370

' * A116HUU
[ Dante ) e Boccaccio ( Già.

* % vanni

)



vanni ) Profe. 431
* Anackeonte: tradotto davarj. 343
* à? Anastasio

(
Filippo

)
Apologia ec. 396

* Andreini ( P'terandrea )
Rifpofta aduna

Lettera cavallerefca ec. 3 50
* - Parere cavallerefco ec. 351

de Aquino
(
Carolus

) Lexicon Milita-

re . 299
* Argelati ( Filippo

)
Rime per le noz-

ze ec. 365
* Avancino (

Niccolò

)

Orazion per 1* in-

coronazione del Doge Domenico Spino-

la. 349
* Britannico del farine tradot-

to dal francefe, 349

B
* Baccetius (Nicolaus) Septimiàna b'tflo-

ria . 402
* Balda ss ini ( Vrantefcornarla) Rime in

nozze ec. 392
* Madem

.

Barbieri Morte di Cefare* tra-

dotta dal francefe per Giuseppe Mau-
ro. 334

* Baruffaldi ( Girolamo) Vita della B.

Beatrice Efténfe II. 429
* Basterò ( Antonio )

La Crufca Proven-
zale > volume I. 403

* Bellarminus ( Robertus) Addìtiones ad
Controverfias , ec. editionis Mediolanen*

fis.



fis.
_

359
* Benedetto XIII. V. Oriini ( Vicennio-

maria
)

* Benevoli (
Antoni*} Propofizione intor-

no alla caruncula dell’uretra
. 341

* Berni (Francefco) Rime piacevoli libro

IL edizione Londinenfe . 330
* Bernoullius ( Daniel

)
Fxercitationes

mathematica .
r 410

* Boccaccio {Giovanni) Decameron, edi-

zione Londinenfe. 333
* » Opere^ IV. volumi , edizione

Napoletana.. 367
*

1
»

F. Alighieri (Dante)
*Boccadifero ( Cammillo anconio ) Ora-

zione delie lodi di Luigi I. Re delle

Spagne. 345
* Bonucci fAntonmaria) Vita delB. An-

drea Conti. 396
* Borgia ( Alefsandro ) Iftoria di Velle-

tri. 373
Bo solini ( Stefano ) Midolla letteraria

ec. 428
Braco ioliNus ( Poggius

)
Di varietate

fortuna , ec. 309
Brunus (Leonardus) Epiftolse. 315
Buffier: Vita dei Co. Luigi di Sales %
tradotta dal Francefe da Giovangiufeppe

Orfi.
*

386
Burius ( Guilielmus ) ^omanor^m Pon-
tificurri hrevis notitia y editio auStior . 376
Burm annus (Petrus) F. Valerius Flac-

cus (Cajus)
*3 * Bru-3



* Batto
( Joannes

)
V. Polsnus ( Jean*

fin
}

* Cacciacusrra ( Honfignere
) Trattatto

della tribolazione. 379
* Calino ( Cefare ) Trattenimento Iflorico-

cronologico Ai la ferie del Teftamen-
to» 314

* Camfjanus (M.Aurelius) "De effigio&
tPteftaU Magijltatuum Pomanorum « li*

ht IJ 405
* Canneti [Piero) DifTèrtazione apologe-

tica intorno al Quadriregio , e al vera
autore di eflb. 348

* Cantubani (
Selvaggio ) r.Tints (G/V*

vambatifta
)

* C

a

s^s 1 o no r 1 ù s r Compiexicnej in Ppiftolai

èf ABa Apcfiolorum y ec. editio Lofidi •

nenfii • 3*7
* Cellario* (Ghrrftophorus) Ortbograpbia

latina . 384
* Cicero (M. TuIIlus) Orationum tornii.

6r IL cum interpretatione & notis Caro-

li de* Merouville . 4*6
* Componimenti in lode del P. Romu-

aldo da Parma. 349
* Congratulazione al Procur. Giovane

ni Emo. 43*

* Corona di Iodi al Procur. Giovanni
Emo,



Emo. 4]i
* di Canuto*» : RacUtnifto e Zenobia ,

tradotta dal francefe da Carlo-innoctnxio

Frugoni. SJ4
* CiiMotti : V. di S. FuHCtsco ( Gii*

vangiufeppe
)

CiuciMBBHi ( Giovammarìo
) Notizie de»

gli Arcadi morti) tomo III. 24Q

D
* Disi

( Francifcus) Di/enfio Acetumi
Flora tr Lucilia. 351

* Dolera (Pantaleone
) Qua re fimale

. 374
* Panegiricie orazioni facre. 37S
Dondoli {Francefco-alfonfo) Sua morte ed

elogio, 17»,
* Doria

( Paolmattìa )
Difcorfi critici

filofofìci. 367
* Durand (Urlimi*) V. Martin* ( Ed*

snundus)

* Ercolani
{
Giufeppe ) Maria Rime Ai

Ncralco , 384



iella Fasbua
(
Luigi

) Sua morte ed elo-
gio • > 260

* Fabricius
( Joannes-albertus) Bibliotbe *

ca graca , tomus XII. 316
* Facc iolatus

( Jacobus )
Ovatto cum ad

diaìeFlicam prefitendam accederete 375
ie Fagnani ( Giulio-Carlo

)
Proprietà de*

poligoni. 230
Filici

( Giovambatifla
) Lettera intorno

al canto delle cicale. 56
* Fontani ni ( Giufio )

DelPeloquenza ita-

liana ec. 337
* Cementano fopra un difeo vo-

tivo criftiano. 396
* ^ Francesco

( Giovangiufeppe Qre-

W»# ) Retto ufo della civile converfa-
zione, 243

* Frizzi [Federigo) Quadriregio « edizio-

ne illuftrata. 347
* Frosciinna

( Clearco )
Rime. 414

* Frugoni
( Qarlo-irìnocen'ìio

)
F. $ Cre-



G
* Gagliardi [Paolo) Parere intorno all*

antico (lato de’ Cenomani. 37S

>—» y S. Gaudeztius.
S. Gau de^

t

iu s : Sermones . Ramrertus.

& Ade lmacnus.* opufcula « Paullus Ga-
leardus retenfuit (£/ illufiravit . 27

* Gherli
(
Fulvio

)
I feriti podi in fal-

vo. 386
* G iorgi (

Domenico
)
Abiti fa cri del Som-

mo Pontefice >
paonazzi e neri ec. 39^

* Gius sazi (
Giovan pierò

)
Vita di S.

Carlo. 355
* Giustiziaci ( Girviamo-afeani0) Mar-

cello (
Benedetto

)
Parafrafi fopra i

primi venticinque Salmi , tomi III. e

IV. 413
* GoRini-corio ( Giufeppe

)
Difcorfi mo-

rali. 361
*- 1 Rime diverfe

.
362

* — .1 Iflìcratea. 362
* — « " Polidoro. 361
* —— —

n

Bruto. 362.

* Grazdi [Guido) compendio delle fe-

zioni coniche d’A ppolionio
. 342

* de Grave son ( Ignatius hiacynthus-
amat

) Hifioria ecclefiaflica 5
altera ed'f

tic . 425
* Gregorio « F* di Strata (

Zan0-

* 5 W)



*0
* Guglieiminus

( Jofephus-ferdinandits )
De reIlo morbofortm corpontm judir io fe-
rendo * 33 $

H
* Hahnius ( Siroon-fridericus

) Colletti*

monumentorum ec. 320
* Hueth Pierdanielto ) Della debolezza

dello fpirito umano * tradotto dal frati-

cefe da Antonio Minunni . 38

&

1

* JaWHucci f Giovamiatifarsiaria
) Com**

ponimenti in lode del Card, d* Al-
thann

. 36^
* d' Inguimbest ( Minchia

)
Vita di Fr^

Colombano. 40^
* Juvshcius ( Jofephus 1 V% TbriìNtxus>

(Pttblius ]



*
t-» bitikati defonti. 255

Lurus ( Chriftianus ) Opera 5
temi ITT.

& IV. 4*5

M
* Macchiavellus ( Alexander) In exaL

fattone ad Surnnum Pontjtcatum Bene-

digli XIIL Oratto . 334
* Maffii ( Scipione ) Merope 5 edizione di

Vienna. 306
* La fteifa traslatata in tede-

sco . 307
* — — Teatro italiano > tomi II. e

III. 43 1

Maggi ( Michele
) Sua morte ed elò-

gio. 272.

IVìagnavacca
(
Orufeppe

)
Sua morte ed e-

logio. 28 8

Manfridius
( Euflaehius) Obfervatìo fola-

ris deliquii anni 1724. 294.
* — Ephemerides tnotuum ctele-

film . 333 .

* Mak cello ( Benedette
)

Giustinia-
ni

(
Girolamo afeanio)

* 6 Mav



Martine (. Edmundus
) Durand

( Urli-
li us ) Thefaurus anecdoSIorum

, tom,,s
V,

* Mauro
( Gitfeppe ) V. Madem. Bar-

Bier

*

* M

* MeJir
( Marco

)
Il regno di Napoli e

di Calabria
, edizione accrefciuta

. 321
V, Par ut a

(
Filippo)

eRlini
( Jacopo-filippo ) lì diletto di

Gefu. 388
de Merouville

( Carolus
) V. Cicero

( M. Tulitus)
* Michuottus

( Petrus-antonius
)

'Dijfer-

tatio ad Bernardum FontenePe. 312
. Jacobi Jurini T>efenfio ec. 417

* Ragguaglio della natura , cu-
ragione, ed evento del male d’ una mo-
naca illuftre ec. 418

* Milanus
( Terentius

) Ad Fortunatum
Maurccenum

, Fpifcopum , oratto . 41

1

* -
*

. Ad Auguftum Zaccum, Epi-
fcopum

, oratio. 412
* Mikukki

( Antonio
) V. Hueth (

Pier -

da niello
}

* Mis joruts ( Raymundus )
inau^u-

rattorte Benedigli JClII. oratio . 319
dy M ontemagno

( Buonatcorfi
)
Profe

e rime XiNNuccr [Niccolò jRime . 205
Montimellini

( Niccolò ) Sua morte ed
elogio

. 256
Mubatorius

( Ludovicus-antonius ) V*
ScriptoR e s .

* “
r "- Vita del P. Paolo Segneri, fu-

Biore > ec- 363
* Mu-



* Museo del Granduca di Tofana . 347

N
* N.N. Ragionamento fopra’I dialogo di

Cicerone de /ertetiute
. 375

* Neralco. V. Ercolani [Giufeppe)

Novelle letterarie d’Italia. 306
di Bologna. 333
di Brefcia. 336
di Brunfuic . 320
di Cefena. 337
di Faenza. 339
di Firenze. 341
di Foligno. 347
dì Genova

. 349
di Guaftalla. 349
di Hamburgo

.

315
di Haya

. 32

x

di Iena . 319
di Leida . 324
di Londra

. 327
di Lucca

, 350
di Milano

. 352
di Modons, 366
di Napoli. 367
di Nocera

. 373
di Oxford . 313
di Padova. 374
di Parigi

. 309
di Parma . 388

di



di Pefaro.

di Ravenna
di Roma.
di Torino.
di Trevigi

.

di Venezia.
di Verona,
di Vitnna.

39*

391
393
405
411
4i3

43 i

306

o
* Olivaxìius ( BarthoIomaeiis)D/*/r#£<**

de graae lìngua utilìtate • 361
* Oasi (

Giova*givfepp*)V. Buffibr.
* Orsini ( Vincenyomaria : Benedetto

XIII. ) Lezioni lopra l’Efodo

.

p A

* Paruta (
Filippo

)
La Sicilia , edizione

accresciuta da Mareo Majer . 313
* Pascoli ( AÌeJfaniro

) Della natura de*
noftri penfieri. 397

Pine l li
(
Flamminio

) Due iftorie fi fico-me-
diche . ili

* Piovenb ( Piero) Cefari in metallo ec.

tomo IX. 388
* Poe?arum Itslorum carmini > tomus

X,



X. 344
Polskvs ( Joannes

)
De foJis defeSlu anni

1714. & Joannis Buteonis de fluentis

aqua tnetjfurn . 391
* a Porta ( Hieronymus

)
Ad Auguflum

Zac(ttrn y Fpifcopum , eratio . 413
* Prola (

Giufeppemaria
)
Guida a’peni-

tenti . * 365
* Puppus ( Bernardus

)
ad Fortunatum

Maurocertum , Epìfcopum y eratio . 4iX
* Ad Augufium Zaccum y

epigeo*

ftujji y
ovatto* 413

* Raccolta di poefie In lode del Pro»
cur. Giovanni Emo. 435

* Racinh ; FI Avancimo (Niccc/b)

RAMpmus . FI $• Gaudemtiu's.
* Rime in lode di Rinaldo I. Duca di

Modona. 367
* Romcallus (Francifcus) De aquis Bri*

xianis ec. 336
* — ... n De aquis mineralibus Cottemi

ec. 336
* de la Ronce . FI Tasio (

Torquato )
* Rotario ( Sehafilane )

Avvertimento
IV. del Medico padre ec. 43*

* — % Infegnamento I. del Medico
padre. 4 $2

* emmmmmmm Lettera a Franiefco Merle

ec.



ec.
#

mi
* Rouhault ( Pierfirnone

) Oflervazioni

anatomiche . 406

~s

* Salio ( Giufeppe ) Il facrificio di Ge-
fte. 308

* — Penelope. 384
Salvi ( Antonio

)
Sua morte el elo-

gio. 283
* Salvimi ( Antonmarìa

) V. Sfnofgntb
E fefio

.

*— Difcorfi accademici) terza edi-

zione. 343
* di Sangro) Paolo) Capitoli. 369
* Santacroce ( Alvaro )

Rifleffioni mili-

tari. 410
Santinelli

(
Stanislao

)
Lettera intorno a’

brindili . 147
* Santoro ( Francefco) Componimenti per

la morte della Co. d’Althann. 370
* Sax i u s ( Francifcus hieronymus) Maria

laude pars altera . 362
* *> Pjligio in aula , ec. 363
* Se arelli

(
Frart^efco-antonio

)
Ricordo

novello per la cura dell’idropifia uteri-

na, ec. 434
* Scotti [Vettore

[)
Componimenti poetici

nel paflaggio di Monf. Morofmi dalla

chiefa di Trevigi a quella di Bre-

feia.



fcia - 4 i

i

Scriptorés %eram Italiiarum y Ludovico-

antonio Muratorio collettore , tomi IJL
& IV, t

* —
, Tomi V. & VI. 35Z

* Scupo li ( Lorenzo
)

Opere lpiritua li ,

edizione Padovana . 381
* 1 dette , edizione Romana . 381

* Se mpronj ( Giovamleone
)

Co. Ugoli-

no. 399
* SeMofoUte Efefioj degli amori di Abro-
come e di Anthia , tradotto dal greco

da A . M. Salvini 4 330
* Simmaco (H^Aurelio

)

Lettere volgariz-

zate da Giovannantonio Tedefcbi. 398
* Slevootius (Gottlieb) De fettis pbi~

lofopbia lerum . 319
* Stampa ( Giufeppemaria

)
Atti del B.

Miro, 358
* di Strata ( Zenobì ) Volgarizzamento

de 5 Morali di S. Gregorio . 39 5

SrRoxxi (
Francefcomaria

)
Lettera caval-

lerefca ec. 350
* — Replica alla Rifpofla ec. 354

T
Tasm ( Maria-#urelia

)
Vita di S. Gra-

ta . 109
* Tasso ( Torquato

)
Rinaldo innamora-

to 5 tradotto inv francefe dal Sig. de la

Korìm



jto
* Opere » volumi VI, edizione

fiorentina 345
* Tbdbschi {Gtovàrtnantonio

) V. Simma-
co (§^Aurelio)

* Terbntius ( Publius
) Contadi* expur-

illuflrat* a Jofepho Juven-
cio . 417

* Tieks (Giovambati/Ia) Storia delle par-

rucche y tradotta dal francefe da Selvag -

gi* Cantorani

.

427
TiNUCCI ( Niccoli ) V, di MotfTBMAGNO

( due Buotiaccorfi
)

Tohti ( Giacinto )
Oraiione panegirica di

S. Lorenzo martire. 429
* Trionfo di Pompeo ec. 366
* a Turrecremata ( Joannes )

InDecre»
tum Gatiani ec, 39S

* VaiihìVs Flaccus (Cajus) Argonautìcay

curante Petro Burmanno . 323
Vaili*niri (

Antouio ) Iftoria della ge-

nerazione dell’ uomo ec. 77
* — . w Lettere intorno a

? pidocchi cu-

tanei. 387
* Var secchi (

Virginio ) Giovanni Gerfen
fbftenuto autore de’Iibrj deirimitazione di

Gefu Crifio. 346
* di VsK8Zxa( Antonio) La ChiefadiGe*

fu



fu Crifto % ee t 4i»
* Vimdti ( Hiceolo'mateolio ) Efequie di

Luigi f. Re delle Spagne. 34$
* Vida ( Marcus-hieronymus) Pomato %

90fumino II, oiitio Londintnfo . 313

z
• ZaWotti ( Loronz*) Rime di poeti illu-

flri viventi. 339



NOI REFORMATORI
dello Studio di Padoa

,

H Avendo veduto per la Fede di

Revifione , & Approbatione
del P. F. Tomafo Maria Gen-

nari Inquilitore nel Libro Intitolato:

Giornale de' Letterati 4’ Italia Tomo
Trente/imofe/lo anno 1720. non v’ef-

fer cdfa alcuna cóntro la Santa Fede
Cattolica, & parimente per Attèfta-

todel Segretario Noftro
,
niente con-

tro Prencipi , & buoni coftumi , con-

cedemo Licenza a Gabriel Hertz.

Stampatore, che polla efler Rampa-
to, ofl'ervando gli ordini in materia

di Stampe , & prefentando le folite

copie alle Publiche Librerie di Vene-
zia , & di Padoa .

I)at. li 18. Maggio 1725:,

( Gio: Francefco Morofini Kav.Ref,

(

( Pietro Grimani Kav, Proc. Ref,

Ago/lino Gadaldinì Segr,



GIORNALE
D £’

LETTERATI
DITALI A.
TOMO TRENTESIMOSESTO .

ARTICOLO I.

V,
§. 3.

JLerum Italìcanm Scriptores db anno &r&
cbrijliaii£ quingentefimo ad mìllefimim-

quingentefimum ec. Ludovicus An-
TONIUS Muratorius , Serenifs. Du-
cis Mutine bibliothec£ Prtfedius , col-

legi , ordinavit , & prtfatìonibus au-

xit ; nonnullos ipfe , alias vero Medio-

lanenfes Palatini Socii , ad Mfio-
rum codicum fidem exablos , fìmmoque
labore ac diligentia cafligatos , variis

leBionibus & notis , tam editìs vete-

rum eruditorum , quatti novijjimis au-

xere ec. Mediolani } ec. 1 723. in fogl.

Temo XXXVI. A pagg.



2 Giorn. de’ Letterati
pagg. 684. fenza la dedicatoria del

Sig. Anelati , a Monfig. Antonio
Folch Gardena , Arcivefcovo di

Valenza , la cui morte , teftè av-

venuta in Vienna , lafciò a tutti i

letterati, de’ quali era gagliardiffi-

mo protettore, un meftillimo defi-

derio
-,

fenza l’indice cronologico

de’ Pontefici Romani , nel princi-

pio de’ quali nel prefente tomo fi

danno le vite ; e lenza l’ indice de’

nomi degli ftelfi Pontefici per alfa-

beto , e altr’ indice delle cofe no-

tabili nel fine, oltre a molte tavo-

le in rame -

D XJe pofliam dire che fian le par-

ti di quello terzo volume : la

prima contien le Vite de’ Romani
Pontefici , da S. Pietro fino a Nicco-

la I. che portan comunemente il no-

me d’ Anaflofio Bibliotecario ,
aggiun-

tevi le Vite di Adriano II. e di Ste-

fano VI. fcritte da Guglielmo Bibliote-

cario . La feconda parte contien le

Vite di alcuni Pontefici fcritte dal

Cardinale Niccolò d'Aragona ; alle qua-

li fi fono aggiunte e inferite altre Vi-

te , raccolte da varj autori , E di que-

lla notabile e infigne raccolta noi qui

brevemente renderemo conto ne! pre-

fente



3Articolo I.

fente articolo.

I. Alla prima parte quello titolo

è prefitto : Anastasii Bibliotheca-
rii Vit£ Romanorum Pontificum a 3.
Petro Apoflo/o ad Nicolaim I. cum anti-

qnijjìmo codice & trìbus aliis exemplari-

bus bìblìothec£ Ambroftanz mmc prirmìm
coliate , adjeltis Vìtis Hadriani IL &
Stepbani VI. a GuilielmO Biblio-
TH ECAR IO confcriptis

.

Il Sig. Muratori con breve prefa-
zione dà principio al tomo prelènte,
porgendo alcune brevi notizie di A-
mftafio Bibliotecario

, raccolte da varj
fcrittori che dì elfo hanno ragionato,
e principalmente dalla vita di Papa
Giovanni Vili, la quale trafcritta da
un codice antico dell’ Ambroliana ,

fu da’ noftri collettori per la prima
fiata inferita nella prefente raccolta

,

a carte 269.

Dipoi efpone le varie edizioni di
queft’opera

, e le perfone dotte che
le han proccuratee illuflrate con va-
rie lezioni e con note. In ultimo luo-
go con meritata indignazione invei-
fce contro l’anonimo autore delle Of-
fervazioni fu i due libri del Cardinal
TomaJi ì il quale fpontaneamente ac-
cufa quel Venerabile Cardinale d’a-
ver metto in Scompiglio il regno del-

A 2 la



4 _
Giorn. de’ Letterati

la verità , ed erpolìa a pericolo eviden-
te là Chiefa cattolica Romana con
l’aver dubitato le Anaflofio fia vera-

mente flato Io fcrittore delle Vite de*

Papi , le quali vanno lòtto ’I fuo no-

me ; e prefane qui l’occafione, loda
il fuo dotto Apologifta : del che leg-

gati ciò che da noi s’è detto nel to-

mo precedente, a carte 485.

A quella i Sigg. Socj Palatini fan
p.Vli.fuccedere altra prefazione o Avvifo

al lettore , dove elpongono i loro dub-
bi di pubblicar l’opera delle Vite de’

Pontefici , eflendo già comparfa in

pubblico la nobil edizione della me-
defima in Roma, di cui allora s’era

Rampato già il primo tomo , e’1 fe-

condo ancora non molto dopo , da
noi riferiti ne’ tomi precedenti ( a )

.

Ma dicono che ve gli fece rifolvere il

Sig. Giufeppe-antonio Saffi- , il quale
nel Ambrofiana ritrovò quattro co-

dici diverti , per li quali poteanfi ri-

ftampar quelle, corredate e illuflra- ;

te di tali varie lezioni, che larebbe-

fi potuta chiamar nuova e Ior pro-

pria , l’edizione che fatta fe ne folle,

lafciandovi ciò non ollante le varie

lezioni dell’ edizion precedenti di Pa-
rigi e di Roma. Uno di quelli codi-

ci

(a) To. XXX!. 44». XXXV. 493-
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ci apparile d’antichità venerabile,

e del carattere in cui è fcritto , qui

fu una tavola in rame ,
fe ns dà im-

preffo un faggio . Si giudica effer di

pari antichità il medelimo con quel-

lo che afferma il Labbe di aver ve-

duto, fcritto ne’ tempi dell’Impera-

dor Carlo-Magno , nella DifTertazio-

ne degli Scrittori ecclefiaftici , a car-

te 2$ 2. e con quello che afferma il

Lambecio nel libro II. della Bibliote-

ca Cefarea, a carte 924. di aver tro-

vato nella biblioteca Ambrafiana , e

dice appartenere a’ tempi di Lodo-
vico il Pio . Imperocché tutti e tre

quelli efemplari terminan nella vi-

ta di Stefano II. ovver III. come al-

tri lo chiamano : non però qui fi de-
cide, qual d’effi fia il piu antico . Nel
principio anche di quello codice , del.

lo fleflo carattere | fi leggon le famofe
e tanto controverfe lettere di S. Girola-

mo a S. Damafo e di quello a quello;,

e nella prima Hanno fcritte in carat-

tere romano della feconda età quelle
parole: In toc volumine infra]cripta con-

tinentur videlicet . Dama/t Pap£ acia
Summ. Pontijf. videlicet a B. Petro uf-

que ad prsdicium Damafum , ec. Da
dove fi raccoglie , che fin da que’
tempi ne’ quali fu fcritto il codice , fi

A 3 giu-
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giudicava che S. Damafo Papa folle

flato l’ autore delle medefime vite

,

e che dello Ideilo nome furono intito-

late le vite polteriori de
5

Pontefici ,

fino a tanto che alle lleffe fu dato '

il nome di Amflafio . Finifce quella
j

raccolta in Pàolo , al numero XCV.
con quelle fole parole : Paulus fedi?

annis X. menfibus IL diebus V ficchè

flimafi , che la figliente vita della

Hello Pontefice , fia dettatura dell’a-

manuenfe. Gli altri tre codici fono di

affai minore antichità , ferviron tut-

tavia per trarne le varie lezioni, nel

che vien lodata ripduftria de’Sigg.

Saffi ,
manchi , e Argelati . Nel teflo

però fi fono tenuti all edizione di Monff
Bianchini -

j
Prima di dare le Vite de’Pontefi-

' ci , che portan comunemente il no-

me di Anaflafio Bibliotecario , ci dà il

Sig.. Muratori la Differtazìone d’ Em-
manuello Scheleflrate

,
intorno a’ cata-

loghi antichi de’ Pontefici ,
de’ quali

è compilato il libro Ponteficaie ,
e

intorno, all’autore e all’eccellenza del

medefimo libro.

P-5 3- Dipoi ci dà l’Efame del fuddetto
libro Ponteficaie , fcritto da Monf.
Giovanni Ciampini. E quelle due dot- ì

te fcritture a tal fine fi danno , ac- '

cioc-
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ciocché per effe fi decida i! famofo.

litigio che verte fra gli eruditi intor-

no all’autore o autori delle vite fud-

dette.

Finalmente s’è poffa la prefazio- pj-t

ne ,
che all’edizione fua Romana pre.

mi le Monf Francefco Bianchini
, ac*

ciocche nulla s’ abbia a defiderare

nefl’edizion prelènte

.

Quindi fi dà cominciamento all’

Iftoria delle Vite de’ Pontefici , lolita

attribuirli ad Anaflafiio Bibliotecario ,

che fino a Papa Paolo I. fi trova ne’

codici piu antichi di fopra ramme-p-I7Z '

morati . Da altri codici di minore
antichità fi fono trafcritte levitefuf,

feguenti, fino a Papa Niccola I. del-P- 2 5 2,

la cui loia vita molti fiumano che,

Anafiafio fia fiato il compilatore . A
quella fuccedon le vite di Adrianor?.*6 i.

II. e di Stefano V. che VI. da alcu,

ni è appellato . Ma qui l’ editore ci

dà le vite ancora di Giovanni Vili,

di Marino, che da alcuni èchiama-
to Martino IL e di Adriano III. i

quali fra Adriano II. e Stefano V.
hanno regnato; e le ha tratte da due
codici dell’ Ambrofiana .

Quelle pa-
rimente le giudica effere fiate fcritte

da Guglielmo Bibliotecario , il quale u-

niverfalmente fi fa fcrittore delle vi-

A 4 te
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te di Adriano II. e di Stefano V. E
qui avvertiremo che da’ fopraddet-
ti codici dell’Ambrofiana fi fono pre-

fe , non folamente le varie lezioni che
in ogni facciata leggonfi a piè del

tetto , ma eziandio molte giunte e
fupplementi , e talvolta non così

brevi

.

II. Dell’altra parte dello Hello vo-
lume quello è il tìtolo: Viitnor.nallo-

nm Pontificum Romanòrum a Nicolao
AkagoNiìe , S. R. E. Cardinali , con-

ferita j nane primum edita ex tribus

fnfs. coàicibus bibliothecarum Ambrofia-

nt , EJlevfis , & Rev. Capitali metropo-

liimii Medlolanevfis ; quìbus loco fuo ìn-

j'erta fant alisi vita Summ. Pontiff.

Romm. ex variis AuEloribus excerpta .

Duolfi il Sig. Muratori , nella pre-

fazione in primo luogo , che di que-

gli fcrittori contemporanei , o almen
vicini a que’ tempi, che avran certa-

mente lafciata memoria delle vite e

delle getta di que’ tanti Pontefici , i

quali per Jo fpazio d’un fecolo e mez-
zo e prtf reffer la Chiefa di Dio , niu-

no fe ne fia potuto ritrovare , il qua-

le fupplifca la gran laguna che c’è

tra Stefano V. o VI. come altri il

chiamano , e S. Leone IX. Da quello

Papa dunque ripigliafi ilfilode’Pon-

tefici



tefici di Roma , della cui vita è au-
tore il Cardinale Niccolò Rovelli d' A~
ra£ona , che li fa fiorire fiotto Inno-

cenzio VI. da cui ebbe il cappello

cardinalizio . Di quello autore , oltre

alla vita di Leone , fi danno ancora
quelle di Stefano IX. Niccolò II. A-
leffandro II. Gregorio VII. Pafquale
II. Gelafio II. Callifto II. Onorio II.

Innocenzio II. Celellino II. Lucio III.

Eugenio III. Anaftafio IV. Adriano
III. Aleffandro III. e Gregorio IX.
Furon note quelle vite , e infieme il

loro autore al Cardinale Baronio , il

quale ne dà gran pezzi ne’ fuoi An-
nali , trafcritti dalla Vaticana . Ma
quelle medefime qui dal Sig. Mu-
ratori fi danno intere , tralcritte da
un codice della biblioteca Eltenfe ,

ficritto non molto dopo la metà del

leccio quattordicefimo \ e fono Hate
dipoi da’Sigg. Socj Palatini collazio-

nate fu’ due altri affai vecchi tefti a
penna, i quali ferbanfi nelle bibliote-

che Ambrofiana e del Capitolo me-
tropolitan di Milano.
A quelle hanno congiunte gli edi-

tori altre vite di Papi , fcritte da
Pandolfo Pifano , a’ tempi de’ quali e-

gli viffe : principiano da Gregorio

VII. e finifcono in Aleffandro III. Aq-
A 5 che
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che da quelle vite molte cofé portò.
neTuoi Annali il Cardinal Baronio

;ma qui fono tutte intere . Molti giu-
dicarono che quello illorico fra il raé-
defimo che Pandolfo Mafia Pifano ,

che fu creato Cardinale da Lucio III.

Ma il Sig. Muratori dichiarali per 1”

oppofta fentenza , con quelle ragio-
ni

, che nella prefazione fi leggono..

Occupa il terzo luogo. Bernardo di

Guido ,
morto del 1331. della cui vi-

ta e fcritti il Sig. Muratori qui ci

porge molte notizie. Di quello fcrit-

tote, il quale per altro non è Italia-

no, , fi ha una Cronaca de’ Romani
Pontefici , deglTmperadori , e de'Re
di Francia, in, un pregia tìffimo. codi-
ce ,. aliai antico , efiilente nell Am-
brofiana , donde fi fono trafcritte le

vite, non di tutti i Sommi Pontefi-

ci,. ma Col di quelli che a’ tempi dì
Bernardo regnarono , e ne’ tempi a.

lui vicini ,
principiando da Vettore

III. fino a Giovanni XXII.
A quelle fi aggiungon le vite di

alquanti Pontefici , da altri autori

compilate , delle quali piu innanzi da
noi li ragionerà . Termina il Sig. Mu-
ratori la fua prefazione ampiamente
lodando la diligenza e accuratezza

del Sig. Giufippe-antonio Saffi , Biblio*

teca-
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tecario dell’ Ambrofiana ,
che gli au-

tori del prefente volume tutti colla-

zionò sì fu’ tefti a penna dell’Ambro-
fiana e altri ancora ,

come fu le mi-

gliori edizioni che degli fteffi prece-

dentemente fi fono fatte : nel che pe-

rò grande aiuto gli preftarono i Sigg.

Socj Palatini , e 1 Sig. Filippo Argelciti,
che qui fi nomina uomo infaticabile .

A quefta fi fa fuccedere altra pre-p-27
”'

fazione del Sig. Argelati ,
in cui Umil-

mente de’ fopraddetti fcrittori ab-

biamo altre notizie , e particolar-

mente molte cofè adduconfi in pro-

va
,
che Pandolfo Vifano , compilator

delle vite de' Pontefici , fia lo lteffo

che Pandolfo Mafca di Fifa , uomo ce-

lebre per dottrina , per fènno , e per
impieghi onorevolmente foftenuti nel

fècolo dodicefimo , e che da Lucio
III. nel 1182. fu promofiò alla digni-

tà cardinalizia.Noi qui non ci vogliam
dichiarare per niuno di quelli due
partiti in sì fatta controverfia , rimet-
tendo il noftro leggitore a quanto
nell’ una e l’altra prefazione affai eru-
ditamente fi produce.

Alla prefente raccolta fi dà priftci-P-77*

pio dalla vita di S. Leone IX. fcrit-

ta dal Card. Niccolò di Aragona .. MaP* 27S-

a quefta s’aggiunge altra vita piu dif-

A 6 fufa.
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fu fa , fcritta da [liberto

, autore fin-

crono , e che fu fuo Arcidiacono ,

fin quando egli era Vefcovo diToul!.
Qtieita vita fu primieramente pub-
blicata da’ PP. Sirmondo ed Hcnjcbe-
nio , della Compagnia di Gefu; e di-

poi dal P. MabiIloti
, Benedettino del-

la congregazion di S. Mauro , che f
inferì alla parte II. del Secolo VI. Be-
nedettino, e Millilitro con alcune fue
note . E quindi i noftri collettori P
hanno trafcritta

.

r 300. Ripiglianfi dipoi le vite compilate
dal Card. Niccolò d' Aragona , e fono
quelle di Stefano IX. Piccola II. A-
leffandro II. e Gregorio VII. Ma la

vita di quell’ ultimo è anche la pri-

p. ;o4.ma che fi dà dal mf. di Pandolfo Pìfa-

tio . Di Gregorio VII. eziandio una
PjH.terza vita » di gran lunga piu diffus-

ici qui s’àggiugne,fcritta da Paolo Bern-

riedenfe , dopo alcun altro pubblicata

dal Mabìllon nella parte II. del Seco-

lo VI. Benedettino , di dotte anno-

tazioni avendola corredata

.

Di Vettore III. come nè pure dì
1

Urbano II. niente leggefi nel mf del

Card. Aragona . Qui pertanto inco-

minriafi a pubblicar le vite di Ber-

nardo di Guido.

F-3 6 7. La vita di Gelafio II. fcritta da
Pan-



Articolo I. i ?

Pandolfo Pi/ano
,

qui fi dà quale fu

pubblicata in Roma Tanno 1638 da
Cojlantino Gaetano , illuftrata d’ampif-

fimi comentarj

.

Alla vita d
J

Innocenzio II. fi pre-p
#4

mette il trattato d’ Arnolfo , Arcidia-

cono Sagienfe ( di Seer, ) e poi Ve-
feovo Sexovienfe (a)fopra lo feifma

di Pierleone.

Acar-

(a) [Sexotìexff) Sbaglio certamente o del

copifia o de 1T ini pre flòre > che anche s’è

replicato nell’ indice , alla voce Arnul-

pbus . Leggafi Lexovienfs , di Lìfieux +

Lifieux e Seez fono città della Norman-
dia , fotte l’ Arcivefcova di Roano .

Quell’ Arnolfo fu fratello di Giovanni y

Vefcovo di Seez
,

il qùale gli premorì .

Fu anche amico di S. Bernardo > che
di lui parla con lode nell’epiftole GCXL
vili, e CCCXLVIU. giuda I’ edizio*

ne Mabiiloniana . Serifle qtieft’ opufeo-
lo in Italia 5 dov’erafi portato per im-
pararci la giurifprndenza , come appari-

sce dalla fua prefazione , iadiritta a Gau-
frido 5 Vefcovo Carnotenfe( àiCbartres) y

Legato di Papa tnnocenzio II. in Fran-
cia • Veggafi ciò che di quell’ Arnolfo

narrano , Guglielmo Cave nell* Ifloria

letteraria degli fcrittori ecciefiaftici > Ca-
fimiro Oudtno nel II. volume degli Scrit-

tori ecclefiaftici
;

i due Sammartani net

tomo III. della Gallia crflliana
y e altri «

Per
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P-475* A carte 448. fi ha la vita cTAlef-

fandro III. fcritta da Niccolo d
y
Arago-

na ( b ) ; terminata la quale , quell*

autore nuovamente ci lafcia una gran-
de lacuna

, fino a Gregorio IX. e qui
anche terminati le vite de’ Pontefici

compilate da Paridolfo di Fifa : ficchè

noi aremmo poco piu che le fcritte

da

Per altro il preferite apufcolo non èque,
fi* la prima volta che vede la pubblica

luce, avvegnaché già era flato impreco
dal P. Luca Achery , della Congrega-
zion di S. Mauro, nel tomo II. dei l'uà

Spicilegio y a carte 336. della prima edi-

zione , e a carte *52* del tomo I. dell*

edizione feconda; e fopra quell
9
edizioni'

forfè non inutile farebbe flato farne qual-

che collazione*

(b) Di quella vita Umilmente una grande
porzione altre volte fu pubblicata dall

9.

Abate Felice' Conte [ori , nel ftio libro in-

titolato Concordia inter Alexandrum llt%

fumrrum pontificem Fride rieum I. Im -

perc torem confirm&a mtratio , ec; imp-ref-

fo in Parigi nel 1631. in fogl. a carte

166. E la. trafcrilfe dalla libreria Vatica-

na , di cui egli era Culi ode
.
Quella

porzione comincia da quei capo dove
ragionali F>e quinta reverfione Frederick

Imperatori* in Lombardia

m

y che fi leg-

ge a carte 463.; col. 2. della preferite

raccolta
, e arriva, fino alia fine della (bef-

fa; vita
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da Bernardo di Guido ,
quando alcune

breviffimme non n’ avelTe fommini-
ftrate a’ Collettori un codice anoni-

mo dell’Ambrolìana , nel cui margi-
ne, con carattere diverlo, e alquan-

to piu recente , li legge il nome di

Martino Boblio .

Alla vita d’Innocenzio III. Icritta
^' 4

da Bernardo di Guido
,

aggiungono i

noftri collettori altra limile d’ autor
anonimo , per l’addietro pubblicata da
Stefano Baluardo nei primo tomo dell’

Epiftole di quel grande Pontefice .

Seguon le vite di Onorio II. ediGre-?- 5 6 &.

gorio IX. prefe da’ mfs. di Bernardo
di Guido , e delX anonimo dell’ Ambro-
fiana; appreffo le quali fi dà altravi-p.575..

ta di quello fecondo , Icritta dal

Card, d’ Aragona affai diffufamc-nte ,

e con moltiffima efattezza ; e in effa

termina il nifi dì quell’autore.

Vengon dipoi le vite di GeIeffino
p 5 g 9

IV. e d’ Innocenzìo- IV. compilate da
Bernardo di Guido e Addi'anonimo Am-
brofiano

;
ma altra vita d’Innocen-

zio fcritta con affai piu d’ efattezza

da Fr., Niccolò di Curòio , dell’ordine

de’ Minori, e poi Vefcovo d’ Affili

qui s’ aggiugne , la quale fu pubbli-

cata per la prima volta dal Baluzio

nel fuddet to L toma dell’ Epiftole d’

Inno-
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Innocenzio III. a car. 353.

p.599. La vita che qui fi legge di Gre-
gorio X. fcritta da un molto antico

autore anonimo , fu prefa da un tefco

a penna che ferbafi nell’ archivio de’

Canonici della cattedrale di Pia-

cenza , e la prima volta fu pubblica-

ta da Piermaria Campi nell’appendice

alla parte II. dell’lftoriaecclefiaftica

di Piacenza, a carte 343.
p.613. Di Celeftino V. fi ha la vita fcrit-

ta in verfi efametri da Jacopo , Car-
dinale al vello d oro , fuo famigliare

nel papato. II P. Daniello Papebrochìo

fu il primo a pubblicar quella vita

,

e l’inferì nel tomo IV. di maggio a
carte 437. aggiugnendovi delle anno-

tazioni, le quali anch’effe fono Hate
trasferite in quello volume

.

In Niccola IV. preceffore di Cele-

ftino , fìnifce il codice anonimo dell’

Ambrofiana .' ficchè Bernardo di Gui-

do è unico fcrittore delle vite de’fuf-

feguenti cinque Pontefici fino a quel-

la di Giovanni XXII. la quale anche
non fi conduce oltre all’anno 1321.

§• 4.

JRjernm Italkarum Scripton

s

, ec. Tomns
qrnrtus

.

pagg. 628. fenza la dedi-

catoria alSerenifs. Principe Euge-
nio
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nio di Savoja, e gl’indici', con pia

tavole in rame.

.
p. i,

I
Prima di tutto incontranfi in que-

. fto tomo i cinque libri delPiftorie

del fuo tempo , fcritti da Arnolfo Mi-
Ianefe . Narra il Sig. Muratori nella

p 3
prefazione , che effo n’avea tratta co.

pia fin dall’anno 1659.' da un antico

tetto a penna , che ferbavafi apprefi
fo di Cammillo Sitono j con animo di

collazionarla con due aliai vecchi ma-
nofcritti della biblioteca del capitolo

della metropolitana di Milano, e poi

darla alle ftampe. Ma egli mentre va
procraftinandone l’edizione , fi vide

prevenuto dal Sig. Godefrìdo-guglielmo

LeibnhAo , il quale inferì la medefi-
ma ittoria nel tomo III. degli fcrit-

tori delle colè Brunfvicenfi
,
avutone

altro fimil efempiare dal Sig. Gio-
vanni Sitono, figliuolo di Cammillo
fqprammentovato . Ora il medefimo
Sig. Muratori, ci dona quella ittoria,

rincontrata fu altro antichilfimo codi-

ce dalla biblioteca Eftenlè , e a fuo
giudicio piu emendato, incili anche
ofl’ervò diverfa divifione di libri e di

capi , aggiuntovi a ciafchedun capo
il fuo argomento : le quali cofe tutte

egli ritenne nella prefente edizione ,

(
potte-
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portevi in oltre le varie lezioni,

p. 5 Indi gli editori Milane!! pongono
un breviflìmo avvertimento

, dove fi-

gnifican , d’aver efìfi fatto diligente

collazione della medefima irtoria fu’

due codici della biblioteca metropo-
litana di Milano, da’quali anche ne
hanno raccolte alcune varie lezioni.

Di rincontro pongono una tavola in

rame, col faggio de’ caratteri, dall’

uno de’ lati del codice piu antico del-

la metropolitana fuddetta , e dall’

altro del codice Eftenfe . A piè del te-

fto dell’Iftoria d'Arnolfo fi leggon mol-
te annotazioni erudite , che princi-

piate furon da perfona nobile , ango-

lata nella Società Palatina . Mi non
pafsò piu in là del fecondo libro; per-

chè altrove chiamato da gravitimi

affari
,
ne lafciò la fatica ad altra per-

fona di pari nobiltà e letteratura.

II. Il fecondo luogo è dato a’quat-
*>4/ ' tro libri dell’Iftoria Milanefe di Lan-

dolfo Seniore

.

A quelli il Sig. Murato-

ri al folito premette la fua prefazio-

ne o prolegomeni , come qui li chiama,
de’ quali quello è il contenuto . L’I-

ftoria preferite , che abbraccia le colè

avvenute in Milano e luoghi circon-

vicini, fra gli anni 380. e 10S3. o iri

quel torno, porta il nome di Landol-

fo
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fo Seniore , uomo che nell’ opera pre-

fente per altro fi fa conofcere per

eretico , nimico del Romano Ponte-
fice , maligno , e ignorante ancora *

Viveva a’ tempi di Gregorio VII. e

per avventura morì prima del 1100.

Molto allora era in rovina la difci-

plina ecclefiaftica ,
moltiffimi erano

gl’infetti di fimonia , che in oltre ten-

tavano di sbandire da’facerdoti e dal
clero la facra continenza

;
per eftir-

pare i quai mali affaticarono alla ga-

gliarda molti fantiffimi Pontefici. Tal
pelle piu che altrove inferociva nella

città e dìocefi di Milano, quando vi-

vea e fcrivea quella ifloria Landolfo ,

acerrimo difenfore del matrimonio
chericale , ed effo forfè ancora facer-

dote coniugato : ficchè non è da ftu-

pire > che coftui da per tutto dìa a
conofcere il fuo odio contra i fommi
Pontefici. Oltre a ciò dalla fua ma-
lignità o mala fede è provenuto il

narrare che fa, che S. Ambrogio ab-
bia favorito il matrimonio facerdota-

le , l’attribuire a varie perfone ragio-

namenti e orazioni, da luiquafi tut-,.

te fìnte , e lenza verun fondamento
di probabilità. Vi fono ancora molti

anacronifmi e confufìoni di tempi, e

una dettatura non folo barbariffima

ma



20 Giorn. de’ Letterati
ma fporchilfima di 'tanti follecifmi ,

che malagevol cofa farebbe l’incol-

parne di tutti l’ignoranza de’ copi-

ai

.

Tuttavia non può egli fe non re-

care di molti lumi all’iltoria delle co-

fe d’Italia in que’fecoli sì tenebrofi,

fpecialmente ove narranfi gli avve-
nimenti de’ tempi vicini al loro fcrit-

tore. Nè è da temere che per la let-

tura d’un iftorico sì nimico a’ Roma-
ni Pontefici poflàn ricevere gli animi
de’credenti verun pregiudicio , effen-

do lui sì inetto e sfacciato , e la reli-

gion cattolica e difciplina ecclefialti-

ca negli animi di quelli sì bene (la-

bilità . Anzi que’che prefiedono al

governo della Ghiefa di Dio , non
male foffrono la pubblicazione d’ al-

cuni opufcoli de’ vecchi éretici
,
pur-

ché al veleno s’unifca l’antidoto
, co-

me s*è fatto quando fi pubblicò il

Ponteficaie d’ Agnello Ravennate, e

come fi, fa nel pubblicare il prelènte

iftorico.

Narra il Sig. Muratori d’aver tra-

fcritta quella iltoria da un codice

deH’Ambrofiana alquanto recente , e

che fu copiato dall’uno de’ due codi-

ci affai piu antichi , i quali efiftono

nella metropolitana biblioteca . Il

primo
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primo di quelli codici è quello di cui

anche piu fqpra s è parlato , conte-

nente 1 iftorie d’ Arnolfo e di Landol.

fo , e un Catalogo de Vefcovi Milane/i
,

condotto infin a Guidino che viffe del

1176. al qual anno fi può conghiet-

turare che quel codice appartenga ,

per efier quell’ opere tutte d’uno llef-

lo carattere.

Nè di tempo molto diverlo indica

d’effere l’altro codice , non efièndo

guari diverfa la configurazione de’fuoi

caratteri; e oltrealliftorie qui ftam-

pate di Arnolfo e di Landolfo Senio-

re ,
contien l’iftoria di Landolfo di S.

Paolo , che altrove farà ftampata . E
perchè nel frontifpizio , di carattere

però piu recente , ha le feguenti pa-

role : Cbronica Datii Arcbiepifcopi Me-
diola>ù nmchpata : quindi alcuni han-
no giudicato , che quell’ littoria fia ,

non di Landolfo , ma dell’ Arcivelco-

vo S. Dazio ; o che almeno efiftefle

già tempo un’ iftoria di S. Dazio , e
che in oggi fiali perduta. Ma incon-

tro a cotal opinione qui fi fa il Sig.

Muratori , e con molte e fode ragio-

ni fa vedere , che nè vi fu mai iftoria

fcritta da quel Santo Arcivefcovo , e
che quella che corfe finora lòtto’!

fuo nome , altro non è che la pre-

fente
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fente iftoria di Landolfo

.

Finalmente il noftro editore fa pa-
lefe un fuo divifamento che avea in

prima , di fol pubblicare i due pri-

mi libri dell’ iftoria di Landolfo
, om-

mettendo i due ultimi , come quelli

che nulla piu contengono che lecon-
troverfie della chiefa Milanefe intor-

no al matrimonio del clero, ovvcr con-
cioni fciapite ,

e finte dall’autore ftcf-

fo la maggior parte. Ma poi due ra-

gioni l’indùfiero a mutar parere e a
Rampar tutta intera queft’ opera :

Tim ne quis ex averfis a catòdica Eccle-

fia fomniet , ncs prs metu aut ex mais,

canj’s ccvfcientia hsc omifijfe , ratus me-

liora qus celarentur , quam qus in lu-

cem proàirent ; tur» efiam quod hsc tam
male confuta fmt , ut femd expofmjfe ,

confutcjfe fit . Soggiunge che in oltre

la maggior parte di quelle cofe di-

vulgò , e moftrolle vane Gìovampiero

Turicela nella Vita de’ Ss. Arialdo ed
Erlembaldo. E che infine non meglio

fi può venire a conofcere la fantità

e felicità dello flato prefente della

chiefa Milanefe , anzi di tutta la

Chiefa cattolica , che il dare un’ oc-

chiata a coftumi corrotti del fècolo

XI. e un’altra agli fteffi dipoi ripur-

gati per iftudio e cura de’ Romani
Pon-
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Pontefici . Eadem razione veterum bt-

retìcorum deliramenta & flagizio proden-

ti non e/l irafcendum , fed .no/lris tem-

poribus potius gratulandum , cue retta

fapiunt , & meliorem morum rationem

Cbri/lo duce in Ecclefla fequuntur

.

Tuttoché le cofe nell’antedetta pre-

fazione dal Sig. Muratori efpofle ef-

fer pollano di fufficiente antidoto

contro la velenofa dicacità di Landol-

fo ; contuttociò il Sig. Orazio Bian-

chi , cura principal del quale è di

proccurare che le cofe che fi van
pubblicando nella prefente raccolta

,

efcano emendate quanto piu fi può,
ftimò cofa proficua l’imprimere con
l’ifloria di Landolfo alcune annotazio-
ni fattevi da Giovampiero Furicela

qua e là nel margine di uno de’ co-

dici della metropolitana
; e a quelle

aggiugnervi alcune altre fue per le

(piali gli errori dell’ inetto e maligno
iftorico reftino confutati . Finalmente
lo fteflo Signore ci dà di rincontro,fcol-

pito in tavola in rame, il faggio de’

caratteri del codice della metropoli-
tana , il quale da noi è flato ram-
memorato in fecondo luogo.
Ma quafichè ciò ancora non balli,p,n r

i noflri editori all’ifloria di Landolfo

immediatamente fan fuccedere la difi.

ferta-
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fertazione del fopraddetto Puricelli ,

la quale coftituilce il cap. 82. della

vita dì S. Erdembaldo, dove contra

Landolfo chiaramente dà a conofcere,

che S. Ambrogio non mai permife
al fuo clero il maritarli una volta in

una donna vergine , come s’ andò co-

lui fognando.
P' 1 * 1

’ III. Dipoi li dà il Catalogo degli Ar-
civefcovi Milanefi ,

da S. Anatolone li-

no a Galdino , prefo dal primo de’

due codici della Metropolitana.
P-H 3 - iy. Il quarto luogo è dato a due

brevifiìme Cronache de' Rje d' Italia ,

tratte da due codici dall’ Ambrolìa-
na , fcritti poco dopo il 1000. l’un

de
5

quali contiene i Capitolari de’ Re
di Francia , l’altro le leggi de’Lan-
gobardi . Aveale la prima volta il

Sig. Muratori divolgate nel tomo II.

de’fuoi Anecdoti, a carte 204.

p.!5i. V. Quinta in ordine è la Cronaca

del Monaftero Calinenfe , fcritta da
Leone , Cardinale Vefcovo d’Oftia ,

e continuata da Piero Diacono , mo-
naci del medefimo monaftero . In

una breve prefazione, dopo aver da-
te alcune fuccinte notizie di Leone

Oftienfe , il Sig. Muratori fa vedere 1
’

importanza di quella Cronaca
?

di

cui fcrifle Leone i tre primi libri ; e
con-
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continuolla Piero Diacono , anch’ella

monaco di Monte-calmo
?
aggiuntovi

il quarto libro . Di quell opera furo™ ;

fatte quattro edizioni; mala miglio-

re fu la quarta , fatta in Parigi in

foglio del 1668. per opera di Mons.
Angelo della Noce ,

prima Abate di

Monte-cafino ,
e poi Arcivefcovo dì

Rollano, che l’illuftrò di annotazio-

ni e dilatazioni . L’edizione prefen-

te s’è fatta fu quell’ ultima , fenz’

ommettervi nè pur una delle note e

difiertazioni del fuo editore, che per

dir vero, fon la maggior parte pie-

ne d’erudizion utile e pellegrina; ma
alcune , dice, flimeranfi forfè a ragione

foverchie e non mollo a propolito.Tut-

tavia tutte interamente fi fon volute

qui riftampare , acciocché nulla lì

defideri al compimento dell’edizione,

in cui eziandio fi fono aggiunte altre

annotazioni fin ora inedite del me-
defimo autore, ottenuteli da’ PP. A-
bati Gattola e Brancacci.

Qui, dopo la dedica di Moni del-p.159.

la Noce a Papa Clemente IX. fi ha
1. la fua prefazione , dove ragiona
fopra gli au tori della Cronaca, ifuoi

editori e precedenti edizioni , e fo-

pra i codici fu’ quali ha egli lavora-

ta la fua edizione : 2. La defcrizionep.166.

Tomo XXXVII. B del
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del monaftero di Monte-cafìno fatta
dal medellmo : 3. Altra defcrizione del

p. i74-medefimo luogo
,
quale in oggi fuffifte,

pubblicata dal P. Mabillon nel tomo
II. degli Annali Benedettini

, ed an-

che rapprefentata in due tavole in

p.i85.rame : 4. Alla Cronaca Oli ienfe fi pre-

mette il fecondo libro de’ Dialoghi
di S. pretorio Papa , contenente la

vita di S. Benedetto
,
primo Abate

Cafinenfe; illuftrata anch’efTa di no-

te e difiertazioni da Monf. della .No-

41>
ce.- 5. Si efpongono, fu tavola in ra-

F'

“me , i faggi de’ caratteri di due co-

dici antichiffimi della Cronaca che
qui fi divulga

,
efiftenti nella biblio-

teca di Monte-cafino : e qui anche è

il principio della medefima Cronaca;
6. Viene il libro IV. compilato da
Piero Diacono , di cui , nella prima
annotazione, Monf della Noce ci dà
alquante notizie : 7. Sotto nome d’

P- 6° 3'Appendice fuccedon vari opufcoli ,

tutti prefi da vari codici della fteffa

P^° 5 libreria , e fono alcuni verfi elegiaci

fcritti in lode di S, Benedetto da un
Marco ,

il quale fu fuo difcepolo ; Il

Capitolo , ovvero alcune regole pre-

fcritte da oflervarfi a’religiofi dell’

ordine di S. Benedetto , in un con-

grego di molti Abati e monaci, ce-

lebra-
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lebrato l’anno 817. in Aquifgrana ,

alla pre lenza dell’ Imperadoré Lodo-
vico Pio -, Il rito d’elegger l’Abate P 6io»

di Monte-cafino ; Gli Uffici di S. Be-

nedetto e della Beata Vergine , foli-p.618.

ti recitarfi anticamente da’ Monaci
Cafinenfi , oltre alle confuete Ore ca-

noniche ; Cinque Epiftole di Lotariop.6n.
Imperatore , e due altre dell’Abate

Guìbaldo a’Monaci fuddetti ; finalmen-p.62 j.

te una fcrittura di Monf. della Noce
fopra la famofa controverfia della tràf-

jazione delle reliquie di S. Benedetto

.

ARTICOLO II

Santti Gaudentii Brixìz Epifcopi Ser-

mone* qui exjlant , urne primum ad fi-

dem mfs. codictm recogniti & emenda-

ti. Acce/fermt Rampe r.ti & Adel-
mianni venerabilium Brixìx, Epifcopo-

rum Opufcula . R.ecenfuit ac notis ìl-

luflravit Paulus Galf.ardus Ca-
nonicus Brixianus . Pataviì excudebat

Jofepbus Cominus
, 1720. Continua-

zione dell’ articolo III. del tomo
XXXIV.

D Opo la Prefazione del Sig. Ca-
nonico Gagliardi , di cui già fi

B 2 è da-
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e data contezza , feguono i teftimo-
«i intorno a S. Gaudenzio , tra’ qua-
li fi diltinguono quelli di S. Giovan-
grilòltomo , di Palladio , e di Rufino:
onde a ragione vien notato il Cave,

xxxi: perchè abbia detto , che di S. Gau-
denzio , aut nulla , aut rara admodum

pag* apud veteres memoria. Quindi fuccede
xxxniyn

jncijce efatto di tutte le Scrittu-

re , citate dal Santo per entro al cor-

po deTuoi fermonì. Dell’utilità di sì

fatti indici noi giudichiam foverchio

in quello luogo di favellare, eflendo

abbaftanza nota agli amatori dell’an-

tichità ecclefi artica ; mentre col foc-

corfo di elfi non folo fi hanno fottol’

occhio le varie lezioni del facro tellq,

ma rilevali anco la diverfità delle

verfioni latine, che oltre z\\'antica Ita-

la , erano in que’ tempi adoperate
da’ Padri.

Vengono pofcia in primo luogo i

dieci Sermoni Pafquali di S. Gauden-

zio , a’ quali è prepolla dal medefimo
Santo una lunga ed eloquente prefa'

zione, indiritta a Benevolo informa
P' 3- di lettera , con quello titolo : Servo

Chrijli Benivolo Gaudentìus . Chi folle

quello Benevolo , elfi baftevolmente

piegato piu lopra dal Sig. Gagliardi

«ella fua prefazione a tutta l’opera

,

il
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il quale oflerva in quello luogo ,
non

edere cofa nuova che sì fatti Sermoni
Pafquali, dopo edere dati predicati

al popolo ,
fi pubblicadero ridotti in

forma di lettere : il che prova «coni’
efèmpio di S. Cirillo Aledandrino e

d’altri prodotti da Francefco-bernar-

dino Ferrari , nella fua opera de ri-

fu facrarumE.ccleJÌ£ concionum. Queda
prefazione? del Santo è una fpecie dì

confolazione al fuddetto Benevolo ,

perchè non aveva potuto intervenire

a’Sermoni pafquali , da edo recitati

nella chieda , impedito da grave in-

fermità;, e però indirizzandogli i pre-

detti fermoni , gli modra copiofa-

mente con l’autorità delle Scritture ,

e con efempi tratti dalle medefime,
che Iddio non fempre manda agli

uomini sì fatte indifpofizioni per ca-

gione de’ peccati loro; ma il piu del-

le volte ciò egli fa
,
perchè lìano act

dii motivo 0 dì correzione , 0 dì pur-
gazione , o di prova . Nelle note poi
dal Sig. Gagliardi a queda prefazione p.

dottamente appode , ofTervafi , come
gli otto giorni pafquali erano antica-
mente /blenni a tutti i Cridiani

, e
fpecialinente a’ neofiti

; e fi accenna
una legge del Codice Teodofiano , che
fa tali giorni efenti da’ giudici e dal-

B 3 le
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le faccende del foro. Quindi,palla e-

gli a fpiegare , cola folfero gli Onora-
ti j de quali trovali fatta menzione
non fola da S. GaìMemao in quello
luogo* ma da Marcellino anco , e da
S. Ambrogio ; inoltrando, che quello
nome era proprio di chi aveva otte-

nuta dignità nel palazzo o nella cor--

te
;
e poco dopo- dichiara

,
qual fof-

fe allora Fufficiò- di Maefiro della me-

moria y che direbbe!! in oggi Gran-can-
¥ S- celliere .. Oflerva pofcia ingegnofamen-

te , come la divilìone propolla da S.

Gaudenzio de’ tre motivi , pe’ quali

vengono le tribulazioni mandate agli

uomini, da Dio
,

triplex effe ratio inve-

p 1 3. nitur y prima Correiìicnis ,/ecnnd'a Pur-

gationis , tertia Probationis
, è fiata ufa-

ta anco da Giovanni Cafiiano ..^E qui

ci lia lecito avvertire cosi di paflag-

gio uno sbaglio prefo da’ dottiffimi ,

bigg. autori degli Atti di Liplia , i

quali nel riferire quell’ Opera ( a ) di-

cono che il Sig. Gagliardi fa conghiet-

tura , o per ufare la frafe loro , divi-

nai y Gaudentìum , qua de triplici corre-

ptionis genere dixerat , ex Caffano de-

promfiffe . E pure egli non dice già ,

che

(a ) Aeia menf. Celebris anni 1722. pa&..

4*7-
* OSSERVAZIONE *
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die S. Gaiute7i7,io abbia prefo da Caf-

fiano , ma tutto al contrario , che
Calfiano par che abbia prefo da S.

Gaudenzio . CaJJianus dìvìfionem banc

videtur ex hoc Gaudentii loco defumfijfe

.

Piu conlìderabile tuttavia è foppoli-

zione che i medelìmi Sigg. Giorna-
Iifti poco dopo fanno allo Hello Sig.

Gagliardi , dolendoli, che nell’ emen-
dare un luogo di S. Gaudenzio , ab-
bia voluto colpire il Barzio (a) . Dole-

mus , quod Barthio vulnus ivflixerit : e
piu avanti querelandoli (

b

), che egli

abbia riferite le parole del Gotelerio,

con le quali il Barzio Hello viene
chiamato , Criticus minorum gentium .

Noi però non lappiamo ,
quanto u-

na sì fatta doglianza lìa per fembrar
giuda all’univerfalede’letterati, mentre
lènza le cofe notate dal Sig. Gagliardi,
li trovano pieni i libri

,
e fpecialmente 1*

Epi Itole del Reinefioal Daumio, dé*
bialimi e falli del Barzio , al quale
non perciò fi nega quel giudo vanto
cheei merita, di una valla e profon-
da lettura, e di una Angolare erudi-
zione . Che fe il Sig. Gagliardi ha
creduto di poter dire , che fu quel
valentuomo (c) nimium in judicando

f
B 4 pne-

(a) p. 487. (b) p. 485.

t’} Pr*f. ad Gaudent. pag. X.VII.
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prxceps ; egli altro non ha fatto, che
replicare ciò che prima di lui aveva
detto il dottiflimo Daniello-giorgio

Morhofio (a) , le cui parole ftimia-

mo opportune di qui recare diftefa-

mente . In Gafparis Barthiì Adverfariis

vafiijfmo opere , multa quidem non con-

tcmnenda reperiuntur loca , & auftores

band raro eximie explicdntur : fed tamen
non ufqtte adeo placet erudìtioribus : EST
ENÌM IN JUDICIIS PRiECEPS,IN
EMENDANDO TEMERARIUS ,

phtribus etìam frivolìs & inanibus in

-

dulget {b) . Che le parole poi delCo-
telerio , con le quali quello autore ha
riprefo il Barzio , Piano Hate da ef-

io proferite fenza molto avvertirvi ,

€ però creder poffanli verba parum
meditata , come le chiamano ì Sigg.

Giornalai di Lipfia (c-), noi ce ne
'rimettiamo a chiunque vorrà leggere

con

(a) FoìyhiJ}. lìterar. £5. c. 1. f>ag.$z6 .

(b) Nelle note a quello luogo del Morho-
iio , fi aggiungono anco alcuni giudicj

poco favorevoli del Barzio e de’fuoi Av-
verfarj fatti da piu uomini dotti , cioè

da Toniniafo Reinelìo , da V incenzio Fab-

brico, e da Paolo Q>lomefio ,
1’ ultimo

de’ quali negli Opt/fioli letterari p. 250.cosi

dice.* Barthius tir audit multa quidem le-

diionirfed narts baud prcrfus emur.cìx .

(c) pag. 485.
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con diligenza e attenzione le note

del medefìmo Cotelerio (a) nella Tua

celebre opera de’ Padri Apoftolici ;

il che forfè i predetti Sigg. Giornali-

fti non hanno avuto agio di fare.

Alla prefazione di S. Gaudenzio'

fuccedono i fuoi Sermoni pafquaii

,

i quali , come fi è detto ,
fono m nu-

mero di dieci . Contengono quefti li-

na fpiegazione dell’Efodo , alla ri-

fèrva dell’ ottavo e del nono , che fo-

no intorno ad una lezione del Van-
gelo. Nel primo de’ fuddetti Sermo- P'*4

'

ni
>
pronunziato dal Santo , confor-

me al coltume di que’ tempi , nella

notte avanti al giorno di Pafqua ,

o come ivi nel titolo dicefi , Notte

vigiliarum
, arreca il Santo le ragio-

ni
,
per le quali Iddio ha difpofto ,

che fi celebrarti; la Tafqua in tempo
di primavera , e fpecìalmente per
qual cagione or cada in marzo cioè

g
nel primo mefe , or in aprile cioè nel

fecondo , rapportando tutto ciò alla

fimilitudine de’ riti legali , co’ quali
dagli Ebrei una tale folennità cele-

bravafi. Nelle note poi a quello Ser-

mone , fpiegafi eruditamente dal Sig.

Gagliardi
, qual forte precifamente

B 5 quel-

(a) Ncr. ad Hermann p. 74. 75. 79. cdìt.

Antverp. 1700;



34 Giorn. de’Letteratt
quella che dagli antichi chiamava!!

p.ij. Notte delle vigilie \ e il producono due
paffi fingolari

, l’ uno di Adone , e 1’

altro di Alcimo Avito , ne’ quali la

notte che precede il giorno, di Pa-
fqua, così appunto vien detta.. Poco-
più oltre in un’altra nota , fi rende
ragione

, pere hè il mefe di marzo chia-

mifi nelle Scritture mev/is novorum ; ed.
p ‘

in fine oflervafi efler costume inva-
riabile di quello- Santo , di chiudere

i; Tuoi fermane con quella folenne for-
" 3j

' mola, che gli antichichiamavanorfe-
xolojia..

Il fecondo fermone del Santo è in-

dirizzato a’ novellamente battezzati
P ed ha quello, titolo ; Incipit/ecundus tra-

ctatus -, egreffis a fonte necpbiììs de ra-

tioìie fàcramentorum > que catechumenos

audire non congruit ,. licet eadem. /cripta'

in Euangeliis , patere omnibus vidcantur ..

Trattali in quello fermone dal San-

to dell’ Eucariftia ,. onde poco dopo*

ju jft fbggiunge : Modo ea /ohm de ìp/a le-

gione carpenda fmt qu£ pr£/entibus ca-

tecburr.enìs explanari: non poj/unt , & ne~

cej/arìo tamen funt aperienda neopbytis

Ofierva qui il Sig. Gagliardi ,
elTere

Hata difcìplina di que’ tempi , di oc-

« ultare a’ non battezzati la villa de’
r ’

’ Pagamenti , e fpecialmente del bat-

tefi.-
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tefimo, e dell’Eucariftia; il che rile-

vali da piu luoghi , di S. Cirillo , di

S. Giovangrilòftomo , e di S. Ambro-
gio : onde quefto coftume da alcuni

vien detto , la difciplina dell ’ arcano .

Non è però che il Santo non favelli in

quello fermone molto chiaramente
in favore dell’Eucariftia , e che non
ne fpieghi apertamente il miltero ,

dicendo' fra l’ altre cole : Ipfe igitur

raturarum creator & domìnus , qui prò- P-

ducit de terra panem , de pane rurfus af-

ficit proprimi corpus '. & qui de aquavi-

num fecit , facit & de vino fanguìnem

fuum . E affai notabile quefto paffo

così manifefto e predio , intorno al-

I’Eucariftia , in uno Scrittore sì anti-

co
,
qual è S. Gaudenzio . Con l’occa-

fione poi che qui trattali della pa-
fqu x legale , in cui dagli Ebrei , fecon-

do il prelcritto , folevalì uccidere per
ogni cala un agnello , come lo fteffo

S. Gaudenzio accenna , /iuguli enirn oc-

cidebantur per domos , ricerca il Sig, P*

Gagliardi in una fua nota , fe vera-
mente quelli agnelli li uccideffero pri-

vatamente nelle calè oppure nel tem-
pio . Le parole del Santo fcmbrano
favorevoli alfa prima opinione che
%iene avvalorata anco dall’autorità

di Filone ; ma trovandoli in centra-

B 6 rio
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rio alcuni luoghi di S. Zenone, e dì
S. Girolamo , egli Iàfcia la cofa inde-
eifa. I Sigg. Giornalifti di Lipfia ag-
giungono ( a ), cheli farebbe potuta
decidere la quiftione con l’oflervare

u-n luogo di GiofefFo Ebreo nel lìb. V.

de bello c. 9 . Ma non eflendo tal luo-

go così decifivo com’elfi fuppongo-
no , ne lafceremo per ora ad altri 1

’

efame. Il rimanente di quello fermo-
ne parla delle difpofizionr, con le qua-

P-33- li debbono i Criftiani accollarli a ce-

lebrare la pafqua; e di quelle il San-
to ne fa un efatto rifcontro con le

cerimonie legali che ulavanfi dagli
' Ebrei nel celebrare la pafqua loro .

Verfo il fine poi, venendo ufata dai

p.44. Santo la parola brodium (b), inoltra

piacere il Sig. Gagliardi di rifcontrare

fin da quel tempo in S. Gaudenzio qual-

che feme della lingua Italiana . * Or
qui per dire il vero ,

noi non pollia-

mo indovinar la ragione
,
per cui que-

llo.

(a) Me n/ìs eclob. 1712. £,487. Alcun? hanno

voluto op pore a’ Sigg. Giornalifti fuddet-

ti , che il pafTò di Giofeffo non fi trovi

al luogo citato , Talché non fi trova

nella edizione di Colonia 1691. ma tto*

vafl in quella di Oxford. 1720.

"(h) Sine (anguine , fiut Irradio.

* OSSERVAZIONE *
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Irò piacimento del Sig. Gagliardi fia

difpiaciuto a’Sigg.Giornalifti di Lipfia

( a ) , mentre il Ferrari^ il Menagio ,

il Morino , il Cellario , e molti altri

eccellenti ingegni
,
hanno faticato in-

torno alle origini delle lingue , con
tanto profitto delle buone lettere , e
con tanta gloria del loro nome .

*

Ne’ cinque fermoni fuffeguen ti con-
tinua il Santo a fpiegare quel luogo
dell’ Efodo , in cui parlali delle circo-

ftanze e delle cerimonie , con le qua-
li gli Ebrei dovevano facrificare l’a-

gnello Pafquale ; e le va applicando
al facrifìzio di Giefu Crifto fu la cro-

ce , cavandone anco delle inftruzioni

morali per i fuoi uditori , e fpecial-

mente per i neofiti ; come fa nel fine

del quarto fermone , dove gli eforta

alla fobrietà e alla continenza; e nel

fine del fettimo , dove con occafione

di parlare degli azzimi , infinua loro

la mortificazione e la purità della vi-

ta. Le note poi del Sig. Gagliardi fan-

no fpiccare in ogni luogo la fila erudi-

zione e giudicio . E per dire alcuna
cofa anco della perfetta critica , che
in queft’opera fi fcorge , fra le molte,
e importatiti emendazioni con le qua-

P-5&

P-79*

(•) />•
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li il teilo del Santo in quella edizione

è corretto e migliorato
, noi qui due

ne riferiremo, acciocché da effe pof-

fa prendelfi un faggio del rimanente

.

La prima è nel fine della prefazione

del Santo , dove leggendoli malamen-
. te nelle vecchie edizioni, homìnes ju~

’
'

fiì ( probantur ) in camino bumiliationhy

ut guflum perpejfi tentaticmm ; il Sig.

Gagliardi , col foccorfo de’ mfs. e-

menda ottimamente , ut efium perpef-

fi tentationum . Cerca egli poi l’origine

di quello errore , e felicemente la fco-

pre , ravviando efferfi ingannati gli

fcrittori per la fimilitudine delle let-

tere, mentre hanno prefo nella paro-

la &ftum la & per g , aggiungendovi la

u di piu per rilevare la fillaba . * La.

conghiettura non può effere piu giu-

ffa , e che fia veramente com’egli pen-

fa , fcorgefi dalla prima edizione de’

Sermoni del Santo fatta in Bafilea nef-

VOrthodoxograpba Patrum, apud Henri-

cum Petrum 1569. dove quello luogo

così leggeli per l’appunto , ut geflum

perpeffi teittatìonum - * L’altra emenda-

p- 59 - xiojie incontrali nel fine del quartolibr-

inone, poiché avendoli nell’ edizioni,

fi'P er fetulcrorum menfas ,
tremuli! ebrie-

tc.tc manibui vàia filundente

s

, fpiritu

m

bal-

* OSSERVAZIONE- .
*
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balbutimt , il luogo non era intelligibi-

le in alcun modo ; e poco ajuto trae-

vali da’ mfs. due de’’ quali leggeva-

no, fpiritum fitì halbutiunt , e due al-

tri fpiritum fiti rebalbutiunt .. Il Sig. Ga-
gliardi però- accortamente difcuopre

là vera lezione in mezzo a quelle

fconciature, ravviando , che lo fcrit-

tore avea prefo il fine di una paro-
la , e attaccatolo- al principio di’ un’

altra ; e però doverli leggere corri’

egli emenda, fpiritum fitire halbutiunt.

L’ ottavo e ’l. nono Sermone , fono

una fpiegazione di quel luogo del

Vangelo di S. Giovanni , da cui baf-

fi il racconto delle nozze di Cana
di Galilea.. Nel primo di elfi S. Gau-

8

demia loda bensì la verginità ma
condanna però que’che biafimalfero

il maritaggio
;

ed. avvertifce i padri,,

che fe bene poflòno infinuare a’ fuoì

figliuoli l’ amore della verginità , non
polfono però comandar loro di far

voto di perpetua continenza.. Molto- P'

8

Iodelvole è il zelo del Santo , mentre
con quello infegnamento veniva ad
opporfi al collume quali univerfale dì

que’tempi , ne’ quali i padri obbliga-

vano fpelfo con voto a Dio la ver-

ginità de’lor figliuoli ,
non folo fin

dalla culla , ma talvolta anco prima
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di nafcere , come offerva qpi il Sig.

p.86. Gagliardi il guale poco dopo in un’
altra nota, rileva quanto vernile al-

lora da’ Santi biafimato a’ Criftiani 1’

ufo della mufica ne’ conviti . Nell’al-

tro fermone loda il Santo particolar-

mente la Vergine , fplegando coni’

ella non perdette la verginità col par-

tì,ico.
tor *r Griffa

, e moftrando , che la

’rifpofta datale dal figliuolo in occa-

_ l0J
fione di quelle nozze , non fu una
riprenfione, ma fu unmiftero. Ver-
fo il fine di quello fermone parla

eruditamente il Sig. Gagliardi dell’

ufficio dell’Arcbitriclino , e rigetta un’

^'opinione del Cafaubono in quefto pro-

pofito ( a ) , con cui quel valorofo cri-

tico erafi mal fondatamente oppofto
al Baronio

.

Chiude il Santo col decimo fermone
le fpiegazioni delI’Efodo , e il numero
de’fermoni pafquali ; e producendo in

elio quel famofo palio d’Ifaia : Agnovit

p.i ‘i'ì-bos pojfejforem fuum , & afinus prijtpe

domini fui , efamina il Sig. Gagliardi

con tale occafione , fe dallo fpiegare

allegoricamente che fa il Santo quel

palio, venga a fortificarli l’opinione

di que’ moderni , che dal confenfo

degli antichi nel! intender miftica-

4 men- .}

( a) Exercit. 13. in Barcn,
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mente le fuddette parole , hanno cre-

duto poterfi argomentare , che tal

luogo d’Ifaia , non debba prenderli

idoneamente. Offerva indi poco do-

po , come l’opinione del Santo , che

il mondo abbia a finire, compiuti fei-
^

mila anni , fu comune a S, Ireneo e
e ’

a Lattanzio, e che quella tradizione

giudaica da S. Agoftino e da altri

è Hata difapprovata

.

Finiti i fermoni pafquali , fieguo-

no quattro altri fermoni, con quello

titolo: Incipiunt excepti trattatiti de di-?- *3*»

verfis capitulis j e lono que’ per l’ap-

punto che S< Gaudenzio nomina nella

l’uà prefazione a Benevolo, dicendo:

Quatuor procrea breviores trattatus ,

quos de diverfis capitulis Euangelii apud

te olirti fidjfe me locutum prodidifti

.

Il

primo di elfi è intorno alla cura del

Paralitico, fatta da Crifto in giorno

di fabato ; il fecondo è fopra quelle

parole del Vangelo: Nmc judiciumejl

bujus mundi ; il terzo parla della na-
feita del Salvatore, ed è un’invetti-

va contro l’avarizia di Giuda , e un’

efortazione .all’ elemofina e alla ca-
rità verfo i poveri ; il quarto tratta

della promena e venuta dello Spiri-

to Santo . Chiamanfi quelli excepti

trattatiti , per effere flati raccolti da’

notai
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notai nello fteffo tempo che il San-
to gli proferiva : e di quelli Notai o
Exceptorì , che dir vogliamo, fi è fa-

vellato abbaltauzà nel riferire la Pre-
fazione del Sig. Gagliardi ( a ) , il qua-
le in una fua nota alla Prefazione
del Santo a Benevolo ( b ) , offerva

,

che non era collume , di far racco-
gliere da quelli Notai indiflintamen.

te i fermoni o prediche di chi che
ha , ma fol di queche erano eccel-

lenti per dottrina e per eloquenza .

Il terzo di quelli fermoni ha efatte

Iodi fìngolari dal Dupin

,

famofo op-

_
j 50

pugnatore di S. Gaudenzio , come lo

fteffo Sig. Gagliardi accenna . Fa in

effo fpiccare il Santo il fuo zelo e la

fua facondia , fpecialmente dove ri-

prendendo i ricchi per la fltettezza

che fogliono tifare verlo i poveri , ri-

batte le fcufe loro . Ed é molto nota-

bile ciò , che a rimproverargli fog-

P- 1 5 S giunge : Pudet disere, pcsiùtct reccrdari,

quantus numems rujlìcorum, de pojfeffio-

mbus prédiita pompa viventium , vel fa-

me fit mortimi , vel eleemofyna Ecclefix

fujlentatus . Le note dal Sig. Gagliar-

di a quelli fermoni , fono della me-
delhna erudizione e finezza che le

altre

( a ) Tom. XXXIV. p. 89,

Cb ) pag. 8.
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altre delle quali è corredata tutta l

r

opera ; e avendo egli elpolta in elle

una Tua conghiettura inforno agli

Strafeci, con cui giudica, che queftop,i4 j.

magiftrato non apparteneUe al tem-
pio , i Sigg: Giornalifti di Liplìa ( a

)

penfando averlo colto in fallo ,
ino-

ltrano, elTere ftata quella dignità mi-
litare anco alla cultodia del tempio
deftinata : ed è qui dove sfogano il

mal talento da loro concepito contro

il Sig. Gagliardi, e contro quell’ ope-
ra; lodandolo pofcia fnbito dopo

,
per-

chè abbia emendato un luogo di S.

Gaudenzio , e ripollo myrum in vece
di myrrhum . * Poteva!} però, a direp-i

il vero , nell’uno e l’ altro di quelli

luoghi ufare da que’dottifiimi lette-

rati maggior candidezza ; poiché
quanto a’ Strategi

, non è flato folo

il Sig. Gagliardi a penfare ,
che un

tal magillrato nulla avelie a fare col

tempio
;

e ’l chiarimmo Giovanni
Lightfooto ( è) dubita, fe il Tribuno
di quel prefidio militare del tempio
chiamar debbalì rp«7»>èr hpì ^ o
rptcTnyèe mi Av7ovl*t .. Quanto poi al-

la emendazione di myrum in luogo di

myr-
(a) Menf. oHob. xjiz. p. 488.
«OSSERVAZIONE. *

(,
b
] Hor. llebraic, in Lue- c. Zi.
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mynbum , avendo que’valent’ uomini
forpaffate a chiufi occhi tante piu
belle e piu importanti emendazioni
del teflo di S. Gaudenzio , fatte dal Sig.

Gagliardi
, potevano lènza rimorfo al-

cuno difiìmulare ancor quella
, che

non è cofa di gran momento . Ben
farebbe flato affai piu lodevole, che
in vece di inoltrar villa sì acuta in

ifcorgere i falli altrui , l’ avellerò al-

quanto piu affottigliata nel riferire

.un’ altra nota del Sig. Gagliardi , che
così in vece di rapportare, che un
certo Salmo di Davide da lui accen-

nai.nato, Ila pollo nell’edizione de’LXX.
in ultimo luogo , com’egli dice, pecu-

liare carmen ,
de quo Ine Gaudentius ,

exfiat in editìone LXX. R.omana 1588.

ULTIMO LOCO extra ordinem
,
non

avrebbero riferito, come han fatto,

che ha pollo neH’ ultimo tomo (a),
ULTIMO TOMO pofitum effe

.

Riu-
feirà affai nuovo quell’ ultimo tomo a
chiunque ha notizia , che la fuddet-

ta edizione di Roma non fi è mai ve-

duta che in un tomo folo.

Il decimoquinto fermone diS. Gau-

p.jy i.denzio è in lode de’ Maccabei . Spie-

ganti in effo le ragioni
,
per le quali

era vietato a’ Giudei nell’ antica leg-

ge

( a) Menfi. crìfi. p.44?-
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ge il mangiar carne porcina ; e dicefi,

eflere flato quello precetto dato loro

pudiciti£ fervaruU caufa , adducendop.177.

anco i motivi
,
perchè non fiali rino-

vato nella legge evangelica . Parla il

Santo con quella occafione della proi-

bizione fatta a’primi Crifliani, di ci-

barli de’ foffocati e del fangUe , che
fecondo S. Gaudenzio non fono che u-

0 , 7 g_

na fola cofa , e ’1 Sig. Gagliardi mo-
'

lira , eflere anche S. Agoltino flato

del mede-fimo fentimento , mentre ne’

libri contro a Faullo , difapprova P
opinione di coloro , che intendevano,

che quel precetto di aftenerfi dal

fangue , vietafle gli ammazzamenti.
Il forinone funeguente è quello ,

che S. Gaudenzio fece il giorno della

fua ordinazione, alla prefenza di S.

Ambrogio e degli altri Vefoovi, che
ad efla intervennero . Rapporta ivi

il Santo in primo luogo le ragioni

per le quali aveva proccurato con
p i g0>

tanta rifoluzione , di fottrarfi al pe-
fo del vefeovado

;
quindi palla a lo-

dar S. Filallrio , fuo preceflore
;
po-

feia , dopo eflerfi rivolto a S. Ambro-
gio

,
pregandolo di voler parlar eflò

dopo di lui , a nome degli altri Ye-
feovi affilienti , finifee raccomandan-
dofi loro

, perchè gl’impe trino da Pio
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la virtù dello Spirito Santo

, per ben
reggere la fua chiefa . Chiama S.

Gaudenzio nel principio di quello ler-

mone, conforme l’antico Itile, i Ve-
fcovi col nome di fonimi lacerdoti :

jjQ
Silendi licentiam a fummis facerdotibus

’pqftulabam ; onde il Sig. Gagliardi mo-
lila, contro all’opinione del Baronio,
effere flato collume di que’ tempi ,

di chiamare j Vefcovi in tal manie-
ra. * I Sigg. Giornalifti di Lipfia (a)

accufano in quello luogo il Sig. Ga-
gliardi di mala fede

, per non aver
voluto confutare il Baronio : Poterai

criticami adverfus Baronium exferere ;

fed maluit bac vice minorum criticorum ve-

xillafequi . E pure è yilibile , s’egli ab-
bialo o no impugnato , mentre in

quella nota iilelfa , che i Sigg. Gior-
nalifti riprendono, ha prodotto con-

„ tro al Baronio l’autorità di Francefco-
1 0

bernardino Ferrari {b) . Noi però te-

niamo per fermo, che in materia di

religione e difciplina, il Sig. Gagliar-

di ben volentieri diflenta da’fuddetti

Sigg. Giornalifti , i quali altrove in

quello propofito , con manifelta in-

giuftizia , non fi vergognano di afle-

rire,

* OSSERVAZIONE .
*

(a) Minf.othib. 1722. p. 489.

(b) /, 3 de antiqu. Eccl. epifi. genere ( 1 .
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tire {<7)5 Romano-catbolicos maximo
omues ìllos > qui irforum placìtis fuffra-

gari nolint , odio profequi , ex differentia

cultus 0 fententiis contrariò prognato ,

0 violentia merito detejlanda

,

*

Succede il lèrrnone decimofettimo,

detto dal Santo die dedicationis Baft- ^
lice Concila Sanclorum . Quello fermo-

1

ne è in lode fpecialmente de’ Santi

Quaranta Martiri
;
perchè avendo S.

Gaudenzio , nel fuo viaggio di Cappa-
docia

,
avute alcune reliquie di que-

lli Santi dalle nipoti di S. Bafilio ,

che foggiornavano in un monaftero
di Cefarea, egli Hello portolle a Bre-
feia, e infieme con quelle di altri San-
ti , volle collocarle folennemente , alla

prefenza di molti Vefcovi, in quella
chiefa , che dedicò in tal giorno , e

ordinò che folle chiamata Concilium
p zo0it

SanSiorum . La delcrizione che fa S.

Gaudenzio del martirio di quelli San-
ti , è cavata in gran parte da S. Ba-
filio i e le note del Sig. Gagliardi a
quello fermone fon tali , che anco i

Sigg. Giornalilti di Lipfia fi fono con-
tentati di dargliene lode . Spiega in

elle 1’ antico collume, di chiamare
Concilia Martyrum que’luoghi , ne’qua-P- 1 ^»

li le reliquie di efiì erano depolte ;

loda
(a) Meff. ciìcb, 1721. p. 501,
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loda particolarmente Moni. Majelli,
perchè anco col parer fuo fiali refti-

tuito alla vera lezione il titolo dì
quello fermone

;
e ciò che piu pia-

p
jjgce a’Sigg. Giornalilti fuddetti, loda

il Barzio , benché non fiegua 'il fuo
piacere . Quindi poco dopo emenda
un errore dell’ antiche edizioni > in

luogo di ara Agatini , col lòccorlo de’

e della conghiettura , ottima-
mente riponendo in Anaunia , che è

la Valle di Nomi , poche miglia lon-

tana da Trento. Moftra polcia , con
l’efempio di uno sbaglio prefo dal

P ^-Tillemont lènza colpa fua
,

quanti
falli caufar pofla.no le fcorrette edi-

zioni
;

parla de’ freddi rigorofì dell’

P iJ95 Armenia ; e in fomma fa in ogni

parte conofcere, qual fìa la fua dot-

trina e ingegno : il che lè bene Icorge-

li in tutta l’opera , apparilce nondi-

meno in quelto fermone piu che in

qualunque altro luogo

.

Ne’ due fufleguenti fermoni fpie-

p.ioi .ganfi due luoghi del Vangelo. Il pri-

mo è indiritto ad Sermininm •, efpone

il Santo in eflo la parabola de Villico

iniqnitatis . Chi foffe quello Serminio,

è affatto ignoto a noi \ benché S. Gau-

denzio lo chiami erudito nelle facrep

nelle profane lettere . Nelle antiche edi-

zioni
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xìoni il nome dì Serminio era fiato

mutato in Germinio ; e qui fi è emen-

dato con la fcorta de’mfs. L'altro fer-

mone è fopra quelle parole , che Gri-

ffo dice agli Apoftoli , Quia Pater ma-

jor me ejl , ed è indiritto a un certo Pao-

lo Diacono, il qual fi raccoglie effe-

re flato fratello di S. Gaudenzio , men-"'

tr’ egli fleflb cosi lo chiama : Panie

frater ,
carnis ae fpiritns germanitate ca-

riarne . Ribatte il Santo in quello (òr-

mone , con molta forza , l’ erefia di

Ario , e la fetta degli Ariani , foftc-

nendo, che quello luogo del Vange-
lo dee intenderfi della natura umana
di Grillo

.

Effendofi poi in quella edizione ag-

giunti agli altri (èrmoni dì S. Gauden-
zio i due (èguenti , come il Sig. Ga-
gliardi ha diftintamente narrato nella

fua prefazione , fono perciò quelli

flati ripofti in ultimo luogo . Nel pri-

mo di elfi , che ha per titolo de Petra

& Paulo , e che forfè fu fatto il gìor-P'
1 *4*

no fedivo di quelli Santi , parla S.

Gaudenzio delle lodi , e del martirio
loro . Dicono i Sigg. Giornalilti di Li-
pfia ( a ) , che quello fermone ,

prìmar tenet inter eos , qua in Be-
nìvoli tdibus fuijfe habitos , CI. Galear-

Tomo XXXVl. C dus

(a) Alia menf. clleb. 1712. p. 485,
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dus collegit . Ma certamente ih ciò fi

p.2j4.è prefo equivoco
,
poiché il Sig. Ga-

gliardi nella terza nota da lui appo-
rta al fuddetto fermone , fa chiara-
mente vedere cbe fu detto da S. Gau-
denzio in Milano , alla prefenza di S.

Ambrogio, e non in Benivoli edihus ,

le quali erano in Brefcia . E riguar-

devole uifemendazione di quedo fer-

mone , fuggerita al ÌSig. Gagliardi dal

celebre Sig. March. Maffei , il quale
leggendo nelle vecchie edizioni di que-
llo fermone le parole pretiofum fidai

murim , ravvisò con (ingoiare accor-
pa 37 gimento, doverli fcrivere ,

pretiofum fi-

dei myrum ; effendo frequentilfimo Io

fcambio della y in fi predò gli anti-

chi , come provali dal ritrovare /.E

-

guptus , in vece di /Egyptus , Suria e

Suracufa , in vece di Syria , e Syracufa.

Gra.to per tanto il Sig. Gagliardi ver-

lò quello letterato , ne parla qui con
lode didima , chiamandolo bonarum

artìum calumai . Non fi fa intendere ,

per qual cagione fia dato mutato quel
columen in columnam da’Sigg. Giornali-

Iti di Lipfia { a ) , i quali tornano qui

a dolerfi , che non fiafi trattato il

Barzio dal Sig. Gagliardi con quelle

mifure che ufa col Sig. March. Maf-

i « ) A 490.
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fei, Se però in ciò avellerò avuta fi-

mitra intenzione , il che da noi non
fi crede , farebbero venuti a inoltrar-

li contrari al coltume de’ veri lette-

rati , a’ quali nè la giulta lode nè il

giufio biafimo che altrui fia dato ,

giammai (piacer dee . L’ ultimo fer-

irione di S. Gaudenzio è de vita , & ob-

itu B, Philaflru Epifcopi predecejforis

fui. Lafincerità di quello fermone vie-P,239*

ne ftabilita da Ramperto, chefuVe-
fcovo di Brefcia nel nono fecolo , men-
tre lo cita in due luoghi di un opu-
fcolo , di cui fra poco favelleremo; e

narranfi in elfo da S. Gàvdeirzìo mol-
ti particolari della vita di S. Filafirìb,

di cui dice aver folennizzata la fella

quattordici anni . A quello Sermonep.j
44<

fuccede un antico Ritmo in lode di S.

Filaltrio ,
che fu alcun tempo credu-

to di S> Gaudenzio per quanto rile-
p

vafi da Ramperto ; ma con l'autorità^'

dello fieflb Ramperto ^ e con altri in-

dici ancora , ftabilifce il Sig. Gagliar-

di , non effere legittimo parto del San-

to , benché per altro fia vano inda-

gare , chi ne polla edere Rato fau-
tore.

Chiudefi quefla nobile , é per ogni
capo pregevolilfima edizione , con due
ppufcoli, l’uno di Ramperto , e l’altro

C 2 di
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di Adelmcinno , amendue Vefcovì di

Brefcia , L’opufcolo di Ramperto nar-

ra la traslazione delle reliquie di S.

Filaftrio, fatta da lui nel tempo del

fuo vefcovado , l’anno 838. A quefto
fermone è prepofta una prefazione

del Sig. Gagliardi , con cui efaminan-
55

.do la ferie de’ Vefcovi di Brefcia con
particolare accuratezza , ftabilifce ,

effere flato S. Filaftrio il fettimo , e

Ramperto il quarantefimo Vefcovo di

quella città. Vedendofi poi in fronte

a quefto fermone, defcritti da Ram-
p.i6i -perto fuccefiìvamente i nomi di tren-

ta Vefcovi di Brefcia , riflette a ra-

gione il Sig. Gagliardi , quanto fia gio-

vevole., che sì fatti documenti fcritti

ne’ baffi tempi, fiano pervenuti infi-

no a noi . Parla indi nelle note dell’

antico coflume di fèppellire i corpi

de’ Santi fotte gli altari ; offerva , e

(piega molte voci ftrane , che in Ram-

p.i6oPert0 s’incontrano , tra le quali dalla
*
voce Gotica Atta raccoglie

, effer que-
lla lingua in qualche parte d’Italia,

(lata volgarmente in ufo nel fecolo

l j i

pono ,• e finalmente emenda il tefto
**'

'di quefto fermone con due importan-
ti correzioni , tratte da due tefti a
penna della cattedrale di Brefcia.

, JL’opufcolo di Adelmanno è la famo-

;
-

.
fa .
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3

fà epillola ad Berengarium de veritate

corporit & fanguinis Domini . Ancor
quella è preceduta da una Prefazio-

?.iJ7.

ne del Sig. Gagliardi , nella quale e-

famina diligenremente ,
quando co-

minciarle a divolgarfi I’erelìa di Be- «

rengario, e in qual tempo foffe pre-

|

diamente fcritta quella epillola da
Adclmànno ; il che flabilifce , effere

flato nell’anno 1047. o fors’anche nel

principio del 1048. Gerca egl; dipoi, .

in qual anno feguifiè la morte di”'
2, 9'

Adclmànno \
e riprovata l’opinione di

Ottavio Rolli, che fcrilTe efferfegui-

ta in Brefcia , in un conflitto contro

a’ Berengariani l’anno 1046. tempo
in cui nè Aìdmanno era ancor Vefco-

ivo di Brefcia , nè l’erefia di Beren-
gario poteva appena effer nata

,
pro-

duce qualche probabile conghiettura,

che Adelmanno viveffe nel vefcovado
fino all’anno 1061. E perchè quella
epillola di Adelmanno è imperfetta ip.z9o.
racconta ivi il Sig, Gagliardi le dili-

genze da fe praticate per ritrovarla

e pubblicarla intera ; ricercandone in

Roma , in Firenze , in Parigi , ed in

Vienna , ma fempre in vano . Lepio-
te alla fuddetfa epillola .fono ripiene

della folita erudizione , e parlali inp
'l^‘

effe dell’ufficio di ScolaJHco , fi rigetta

C 3 « un’
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un’opinione dd Launojo, da quefto
autore propofta, nel fuoTrattato de

p 300xelebrioribus in Occidente fcholìs j fi e-

famina un racconto del Monaco Mal-
besburienfe ; e moftrafi , contro a Giu-

3^309 feppe Vifconte , che il battefimo per

ir.erjìonem ufavafi pur anco nel fecola

undecimo dalla Chiefa Occidentale -

In fine , dopo quella epifiola -, ag-

giunge il Sig. Gagliardi alcuni Ritmi
alfabetici di Adelmanno , i quali eifen-

do fiati nella infigne opera fiampata
in Parigi , col titolo Tbefaurus jiovus

Anecdotorum ( a ) ; malamente attri-
P- 3 14 buiti a Berengario r il Sig. Gagliardi

in una fua ammonizione, a’medefimi
Ritmi preludia , con ragioni ben
chiare

,
gli reftìtuìlce al vero Toro

autore *

Si rende fbmmamente defiderabile,

che a quefta edizione di S. Gauden-
zio , faccia il Sig. Gagliardi fuccedere

ancor quella di S. Filaftrio, altro Ve-
fcovo di Brefcia , intorno a cui ab-

biamo rilcontro , che egli ftia con-

tinuando le fue dotte fatiche ;
men-

tre e dalla edizione di elio fatta nuo-
vamente dal celebre Sig. Giovannal-

berto Fabbrizia ( b ) , e dal faperfi >

che

(
a )

Tom. IV . p. n 3.

(b ). Hawburp 1721.
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che qualche altro letterato oltramon-

tano vi Aia attualmente lavorando

intorno , fi comprende abbaftanza ,

qual fia il pregio e l’ importanza ,

di avere tèmpre piu emendata e il-

Juftrata l’Opera di quello Padre .

Con che noi porremo fine al pretès-

te articolo , in cui da ciò che fi è

fuccintamente accennato , ben- eom-
prendefi ,

quanto pocofia da fidarli

delle relazioni de'Giornalifti oltramon-
tani

, e fpecialmente de’ Sigg. Auto-
ri degli Atti di Lipfia

,
quando pren-

dono a riferire Opere di letterati

Italiani . Però farebbe affai piu lode-

vole , che o del tutto tè ne alteneffe-

ro , o quando pur voglian farlo , il

facefiero in maniera più accurata e

veridica, provvedendoli anco di piu
ficure informazioni

, perchè non ab-
bianfi a vedere con tanta ammirazio-
ne degli uomini dotti , riferite di quan-
do in quando , con penna tinta di fie-

le , opere de’ piu celebri letterati Ita-

liani , e poi all’ incontro polli in pro-
fpetto di llima e di lode , certi no-
mi di autori ignobili , che preffonoi
non han fama nè grido di forte al-

cuna, . ... .

4 CAR-
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ARTICOLO III.

Lettera del Sig. Dott. GlOVAMBATISTA
Felici, Fiorentino , intorno al canto

delle cicale , fcritta t' anno 1717 . al

Sig. Dott. Pafcafio Giannetta, Lette-

re ordinario di modicina , nell’ univer-

sità di Pifa

.

Eccellenti/s. Sig

.

D Appoichè io intraprefi lo Au-
dio della naturai filofofia , nella

J

juale l’alto faper di Lei maraviglio-
amente rifplende, per un certo con-
naturai defio di rintracciare! per quan-
to ad umano ingegno è conceduto )
le opere vmaravigliofe dell’onnipotente

Creatore in quello vaffiffimo teatro

del mondo , incominciai a fprezzare la

fama della moltitudine degli uomini ;

la quale come rade volte il vero dal

fallò difcerne , così fuole defraudare

della loro giuffa commendazione que-

gli avventuro!! fpiriti , che piu degli

altri vanno affaticandoli nell inchiefta

del vero , filmando perdimento di tem-
po cièche riputar fi dovrebbe acqui-

no grandifiìrno.

Tra le falle opinioni, di cui è im-

beva-
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bévuto T ignaro volgo, una fi è, che
vano e del tutto inutile fia Io ftudio

di quelle cole , che per la loro pic-

ciolezza appena polfono efiere og-

getto della noftra veduta ,
quafichèla

natura tutta non folTe intela nelle co-

le minime . Quindi è , che di niun

pregio fono giudicati que’ piccioli a-

nimaletti, che da’filofofi col nomed]
infetti furono addimandati . Quelli

appretto la maggior parte degli anti-

chi furono in sì poco pregio- tenuti,

che non da una determinata 'temen-

za , ma da una fortuita unione di

parti , anzi dalla fletta corruzione del-

la materia, faron creduti genefarfi .

E farebbe forfè durata fino a’ tempi
noftri una sì fa ifa opinione, fél’accu-

ratilfimo , e non mai baftantemente
celebrato Francefco Redi, acni non
feppe la natura occultare niuno de’

fuoi rilevanti fegreti , non avelie con
efperienze infallibili fatto vedere e
quali toccar con mano, che tutta la

moltitudine degli animali , da cui è

sì vagamente adorna quella nollra

terra, nafte da certe determinate te-

menze , le quali furono con infinita

provvidenza ed arte llabilite dal gran
fattore dell’univerfo , allora quando.
Mojft d.t prima quitte eofe ielle

.
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Determinato per tanto, che tutte

h create cofe frano di fimil pregio
tra loro; e che quelli termini di piu
e meno nobili » frano al tutto fcono-
fciuti alla natura : imprefa

, per mio
avvilo , affai lodevole farà quella dì
andare invefrigando le azioni di que-

gli inietti
, che l’indttltria degli uomi-

ni per dottrina piu riguardevoli, non
ha laputo ancora difcoprìre

.

Nella generazione dì quelli, notil-

fime fono quelle bell inde , che per
l’acutezza del canto loro , e perla lun-

ga durazione dì quello , cof nome di

Cicale furono chiamate; ma ignotif-

fimo è altresì ir modo, con cui elle sì

altamente rìfuonano ; onde quel fu-

blimiflìmo ingegno del Galileo

Che fofta tutti tomt aquila vi Ir. ,

nella famofifJìma opera del Saggiato-

re y per additarci quanto difficile fia

rinveffigare tutti i modi co quali

la natura produce il fuono ,
fi vale

dell efempio delle cicale , Li torno alle

quali egli non feppe in fua chiara

guifa comprendere , come producef-

fero queir altiffìmq llridore T che ne’

giorni piu ferventi della Hate fa rifo-

nare tutta la campagna; e per que-

llo va fingendoli quella non men. bel-

la che. vaga ìftorietta r la quale per
noti-
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notizia di chi non Tavelle veduta an-

drò qui trafcrivendo . Racconta in

quella di un uomo ingegnofo, il qua-

le benché avelie col Tuo perfpicaciffi-

mo ingegno trovato varj modi co’

quali li forma il fuono ; non arrivò

per tanto a fapere come cantano lè

cicale . Io non traferivo tutto il rac-

conto ,
per effor noto e lungo molto,

contentandomi di riferire quella par-

te folamente che appartiene alla ma-
teria di cui fi tratta . Dice per tan-

to , il Galileo , che „ quando il men-
tovato uomo fi credeva non poter ef- 5>

fer quali pofftbile , che vi follerò al- ”
tre maniere di formar voci , dopo a- 51

vere, oltre ai modi narrati, ollerva- ”
to tanti organi , trombe , pifferi , firn-

”
menti da corde di tante e tante for- ”
te , e fino a quella linguetta di ferroj

»
che fofpefa fra’denti , fi ferve eoa «
modo ftrano della cavità della bocca «
per corpo della rifonanza e del fia- «
to per veicolo del fuono

; quando di- „
co ei credeva d’aver veduto tutto- , »
trovolfi piucchemai rivolto nell’ igno- „
ranza e nello ftupore , nel capitargli „
in mano una cicala , e che non per „
ferrarle la, bocca , nè per formarle T 3,

ali poteva nè pur diminuire il fuo al- „
tifìimo ftridore, nè le vedeva muove- ,,

C 6 „ re
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„ re fquamme , nè altra parte ; e che

„ finalmente alzandole il caffo del pet-

-, to, e vedendovi fatto alcune cartila-

jj
gini dure ma fiottili, e credendo che

„ io ftrepito derivaffe dallo fquoter di
quelle , fi riduffe a romperle per far-

3>
la chetare

; e tutto fu in vano : fin-

3Ì
chè fpingendo l’ ago piu addentra ,,

' non le tolfie trafiggendola colla voce

.
5

la vita . Sicché nè anche potè accer-
” tarli , fie il canto derivava da quel-

^ lòj onde fi riduffe a tal diffidenza del
” fuo fiapere

, che domandato come fi
35

generavano i fuoni , generclàmente
” rifpondeva di fiapere alcuni modi ,

ma che teneva per fermo potervene
33

effere cent’ altri incogniti? inopinabi-

Da quello racconto , che io non
per altro fine ho voluto ridurre a me-
moria di V. S. Eccefl. che per dare

qualche Iuftro alla preferite lettera ,

potrà ella chiaramente comprenderei
quanto oficura foffe ed. intrigata la

quiftione che io intraprendo- a tratta-

re , anche in que’feliciffimi tempi del

Galileo ,
che fu della libera filofofia

il primo reftauratore , avendo fran-

camente fcoffo il perniciofo giogo del-

l’autorità ,

Cbe fier tant
y anni avea (elafe *1 aere.

‘ »n • n£ ciò
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E ciò fi renderà vie piu palefe , allo1-

ra quando andrò efponendo le sì va-
rie opinioni degli antichi filofofi *

nello ltabilire il modo con cui le cr-

eale producono il loro altiffimo can-

to. Perdoni per tanto la fomma gen-
tilezza di V. S. Eccell.quedo mio ar-

dimento tutto pieno d’ un offequiofo

rifpetto T e me fcrivente indirizzi per
quelle drade che a difeoprire la ber-

la verità poflòno condurre il mio de-

bole intendimento.
Ma prima di maggiormente inol-

trarmi ( acciocché quello mio ragio-

namento proceda con qualche ordine)

(timo accedano il porre lotto agli oc-

chi di V.S. Eccell. tutte quelle fpe-

cie di cicale che nella noltra campa-
gna di Firenze mi è dato permeilo di

ritrovare . Si compiaccia adunque di

rifguardare fa prima Tavola , nella

quale ne ho fatto ritrarre al nà-*AV\

turale fino al numero di y. co’ loro

nomi che tante fono quelle , che ho
veduto nel fine della prefente date \

nel qual tempo effendo quali pallata

la dagione di quedi infetti j non è

dato forfè poffibile il ritrovarne di

tutti quella quantità , che per fare

un’ intera definizione farebbe data
neceffatia

. Quello però poco mifgo-
. mentaj
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menta •, poiché non è mio intendi-

mento r andare c-faminando tutte le

differenze delle cicale, e farne (òpra

dì effe-un’ intera notomia ; lafciando

quefta imprefa a chi avrà piu tempo
di me e maggiore opportunità di

lòddisfarfì nello ltudio della naturale

iftorii : folò mi balta di fpiegare e

porre in viltà agli ftudrofi delle cofe

naturali quegli armonici finimenti ,

per mezzo de’quali fa natuta ha fa-

puto diftinguére le cicale dalfa gene-

razione di tutti gl’infetti.,

Efpolte brevemente quelle cofe

per venire a capo piu tolto che fia

poflibile dell’ impegno» che ho prefo

con V. S. EccelL patto ad efaminare

le principali opinioni che da’ filo foft

piu infigni tenute furono intorno al

canto delle cicale e primieramente
afferifeo, che per quanto abbiano ad-
operato d’ingegno e d’accuratezza,,

affine di rintracciare la vera cagio-

ne di quelto effetto naturale
; non

hanno certamente
,
per mio avvito ,

ritrovato nulla di pofitivo - Nè ciò

dee arrecarci alcunamaraviglia ; im-
perocché^ come potevano mai que’
dottilfimi uomini delf antichità otte-

nere l’intento loro , fe prima non era-

no loro manifelti gli firumenti de’
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quali fi vale la natura per fare ftri-

dere quefti infetti ? Quindi è che gl*

Egizi s’ ind afiero ad opinare , che il

canto loro procedere da quello- acuto
pire o pungiglione che dir vogliamo

,

che tenacemente Ita loro attaccato

ar capo ;
prendendo con quello l’aria

come noi facciamo con la bocca . AI
fentimento di quelli pare che fi ac-

corda Ile S- Gregorio Nazianzeno r

mentre reftando anch’egli ammirato-
dell’armoniofo canto delle cicale, la-

fcio fcritto net fuo greco idioma le

feguenti parole , le quali nella noftra

tofcana favella così fonerebbero : Chi
è quegli , che diede, alle cicale lo /bu-
rnente) /opra il petto ,. e; le cantilene , e V
arie /opra i rami degli alberi

-,
quando dal

fole fon mo/fe a cantare ftflcfamente fui
mezzogiorno l Un’altra fonile ammira-
zione li trova nell’ Efiamerone ,. o fia

nelle fei Giornate di S. Balilio , il

quale prorompe in quelle parole :

Quii canendi modus cicade, ; ut in meri-

die magis incumbant cicade cantai aeris

traciione , que fit curri p eilus expanditur,

fonitin elidente

s

? Ora con pace e pro-
fondo rifpetto di quefti due dottino-

mi Padri al mio, cuor fempre vene-
rabili, inoltrerò chiaramente , che le

cibale nel produrre il canto loro ope-
rano.-
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rano con modo tutto diverfo da guel-

fo, che eflfi s’imaginarono . Ma prima
dì quello non voglio tralafciar di no-

tare una proprietà, che hanno le ci-

cale di cantare per qualche ora do-
po che è ftato loro recifo il capo ;

il che fu oflèrvato ancora dall’ erudi-

tismo Cardano nel libro VII. della

Varietà delle colè, e da Alberto Ma-
gno , come fi vede nel lib. XXVI.
degli animali , dov’ egli così ragiona :

Experti fumus ego & focii mei , quei -,

Capite amputato
,

din cantat cicada , in

pectore fonane , ficut'fecìt antea . Nè fo-

lamente canta la cicala , tagliato che
è il capo dal petto; ma fi mantiene
appreflo cosi vivace e fiera, che du-
ra piu d’un’ora a muoverfi liberamen-

te , come fe male alcuno non foffe ad
ella intervenuto .

Quefto gran privile-

gio di campare qualche tempo fenza

capo , non è ftato alle fole cica-

le dalla natura conceduto ; impercioc-
ché veggiamo, che moltialtri infetti

godono lo fteflb vantaggio , come fono

le mofche , che prive del capo vivo-

no un giorno, e volano per aria ; le

ìocufte ; e tra gli animali freddi k
teftuggini terreftri, le quali fecondo

la teftimonianza del Redi , vivono
fino in 23. giorni . Gon la certezza

adun-
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adunque , che le cicale fenza capo
feguono per qualche tempo a canta-

re; retta provato baftantemente , che
quello non abbia alcun ufo nel pro-

durre il loro altilfimo ftridore.

Non meno dell altre improbabile è

1
* opinione di Ariftotile intorno al

canto delle cicale . Credette egli ge-

neralmente , che il Tuono in tutti gl’

infetti fotte prodotto dalla commo-
zione di certo fpirito a loro innato.

Ecco le file parole del Iib. IV. della

Storia degli animali cap. 9. Omnia ve-

ro in eo genere membrana fepto tranfver-

fo /uhdita y qua pr&cincimi corpus Aiflìn-

guitur
, fonant-, w? gemis cicadarum , at-

trita fpiritHs . E nel libro della Refpi-
razione , volendo fpiegare l’operazio-,

ne di quella membrana nelle cicale,,

fi dichiara in tal maniera : He etiim

perinde ac fufpirabnnde , fpiritu [munì
redàunt > quìa cum ìnnatus & bìjitus fe-

pto tranfverfo fpiritus attollilur & con-

tralntur , evenit ipjìus membrane fieri at-

tritum. Siquidem batic partem non fecus

movent atque cetera ammalia extrinfecus

aerem pulmonìbus arripientia > ut pìfces

branchias agitantes ec.

Dalle parole del mentovato teflo

fi vede
,
che Ariftotile due cofe fti-

mò neceffarie per la produzione del
fuono
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fuono nelle cicale : la prima è un
certo non fo quale fprrito del corpo
loro, che egli innatoaddimanda^ia
feconda una certa membrana , porta
lotto il fetto trafverfo , E per me-
glio fpiegarne Tufo nel libro della Re-
fpirazione , li valfe dell’efempio de’

fanciulli, i quali col muovere 1

intor-

no per lor traftulkr una canna bu-
cata , da cui penda una picciola

membrana , producono un ronzio
molto fenlìbife , e in qualche parte
lìmigliante al canto delle cicale.

Dovendoli adunque ridurre ad e-

lame la léntenza di quello gran
lolofo; dichiamo , che ancor elio in

vano fi affaticò afpiegare come can-
tano le cicale ; e che per farla da
filofofo , meglio infognava additan-

doci la particolare ftruttura e attac-

caménto di quella membrana , che
egli dice effer porta fotto il fetto

trafverfo , e pofcia adoperarft con
maggior chiarezza a fpiegare il mo-
do con cui ella patelle sì altamente
fonare . Era parimente neeeffario il

dire , fe ella è tela o rilaffata
;
e per

fine come lo fpirito innata nel lètto-

trafverla innalzandoli infieme ed ab-

ballandoli
, produca 1’ attrizione ' di

effa membrana,
. - Ma
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Ma Ariftotile, come era un filofo-

fo di altiflìmo ingegno ; e che eoa
maggior diletto iì palceva delle fpe-

culazioni attratte e metafifiche, che
delle cofe thè fi trovano- fcritte per
entro if gran volume dell’ univerfo ;

fu forfè contento di fingerli quel mo-
do , che piu fembravaglr acconcio

per ifpiegare if canto di quelli in-

fetti ; fenza prenderfi briga di an-

dare a vedere con gli occhi Tuoi co-
me ftettè il fatto : if che fpeffe vol-

te ha operata nella fua tìfica , con
difavantaggio del fu6 nomeedeTuoi
fedeli feguaci ; i quali per Io piu
non riconofcono altra verità che quel-

la che fi ricava da’ fuoi detti . Mi
quanto (o Dio! ) agevolmente s’in-

gannano coloro , che per invettigare

le cagioni degli effetti naturali, non
hanno- altra migliore feorta che la

propria fantafia ! Quante belle ipo-

teli ,
quante belle idee fi. formano >

quante cdfe fi veggio-no col penderò*
che poi agli occhi del corpo fi ren-

dono del tutto rnvifibili* perchè for-

fè non furono mai in quello mondo !

E vero , e noi niego , che i noftri

fenfi non fono così fedeli, che cipof-
fiamo interamente fidar di loro ;

ma è altresì vero, che la ragione da,
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fe fola veder non puote ciò che elfi

veggiono fvelatamente ; onde il no-
ftro divin poeta Dante , che tutto
Teppe , e di tutto marayigliofamente
fcrifie, nel can. 2. de! fuo Paradifo,
fingendo d’effer giunto con Beatrice
fua guida , al corpo delia luna , e
ravvifate in eflo quelle macchie

, che
quaggiufo in terra danno agl’ idioti

occafione di vaneggiare ( inventando
diverfe favole) ed a’filofofi motivo dì

efercitare il proprio ingegno *, le fà

quella dimanda:
Ma, ditemi

t
che fon li fegni hit

\

Vi quefto corpo , che laggiufo in terra

Fan di Cain favoleggiare altrui ?

Fila ferrile alquanto : e poi : s'eglt erra

L9

(pìnion , ni dijfe y de
9
mortali

,

Vove chiave di ferfo non di/ferra ,

Certo ncn ti dczrian funger gli firali

V'ammirazione ornai
;
pei dietro a fe/ift

Vedi che la ragione ha corte l'ali.

Ma diafi qualche fcula a que’tem-'

pi ofeuri , ne’ quali efiendo gli uomi-
mini pochiifimo vaghi di onervare ,

fi lafciavano cecamente guidare dal-

l’autorità di quelli che piu favj re-

putavano ',-ond’è che fe hanno credu-

te e fcritte cole non vere , debbono
effer da noi cortefemente compatiti

,

efiendofi renduti limili a quelle peco-

relle j di cui Dante ebbe a dire

Come
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Come le pecorelle efcqn dal chiufo.

Ad una , a due , a tre , e l'altre Jlatino
Timidette atterrando P occhio e'I mufo :

E quei che fa la prima ,
e Poltre fanno ,

Addoffandefi a lei , fella farrefta%

Semplici e quete ^e lo’ mperchè non fanno .

Molte altre opinioni di minor mo-
mento potrei elporre al perfetto giu-

dicio di V. S. Eccell. intorno a! canto

delle cicale fma ficcome io firmerei

di abufarmi della di lei fofferenza ;

così fon certo, che farei troppo gra-

ve torto al fuo fommo fapere, a cui

non folamente quelle cne per bre-

vità tralalcio , come anche tutte le

altre che fin qui 'Ito riferito , faran-

no notiflìme,
A guifa de: vtr primo che Pttcm crede.

Laonde mi refta , che quanto piu
pollo col buon voler m'aiuti a porre
lotto l’accuratilfima viltà di V. S. Ecc.
e di tutto ’I mondo filofofico i! vero
organo di cui fi vagliono le cicale

per formare il loro fortilfimo ftrido-

re . E primieramente bifogna avver-
tire, che non tutte le cicale cantano,
ma folamente i mafchj in ciafcuna
fpecie

; onde Eliano nel lib. I. degli

Animali al capo 20. lafciò fcritto

quella vaghilfima fentenza : Hoc ca-

nendi fìudìum folis mnribus a natura tri-

butum e/l: cìcada /emina muta e/l , ac

more
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more fponfx verecunàe filentìum /ibi con-

venire exi/limat . Lo fteflò infegnò A-
riftotile nel V. lib. della Storia degli
Animali al cap. 30. dicendo : Mare*
utrcque in genere canunt : /emine filent.

E nel libro poco fa citato della Refpi-
razione, s’impegna a renderne la ra-

gione, con dire, che i mafchi canta-
no , perchè fono di temperamento piu
caldo , e hanno quella membrana idea-
le, piu yoltedalui nominata, di cui
fon prive le femmine.
Che i mafch; liano piu caldi delle

femmine
,
quello è forfè detto gratui-

tamen te , nè v’ha ragione alcuna
che ci perfuada a crederlo

5
onde re-

ità indecjfo il dubbio.
Ma dato e non conceffo , che ciò

foffevero; bifognerebbe provare , che
’1 calore foffe la caufa efficiente del

canto loro , E bene credibile , che
quello vi concorra come mezzo e con-
dizion neceffaria

; poiché veggiamo ,

che di nptjte Hanno chete , come fe

mute diveniffero ; e che allora inco-

minciano a cantare
,
quando il fole

fortemente le fcalda ; .onde il nollro

Lippi nel Malmantile paragonando
la fua Mufa ad una cicala , fa que-
lla non men bella che vaga invoca-

zione :

OMh-
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O Mttfd ì che ti metti aì fcl eli fiate

Sopra un palo a cantar con ti gran lena j

Cb,e d'egn' intorno afiordi le brigate

y

E finalmente fceppi per la fcbiena

.

Quindi è che i paeli freddiflimi ,

.come fono i fe.ttentrionali , non am*
mettano quella razza d’ infetti ; gia-

lla la tellimonianza d’ autori di fede

degniffimj. Ed ebbe ragione Ariftoti-

le d’avyertire nel V. della Storia de-

gli animali al cap. 30. che le cicale

amano fommamente gli ulivi , come
piante affai dominate dal fole 5 ab-

bonendo i luoghi frefchi e le ombro-
fe felve > poiché , come ben diffe Vir-
gilio,

Sole fui ardenti refonant arbufia cicadit

.

Notate quelle cofe, per non m’ ab-
ufare con altre digrelfioni della forn-

irla cortefia, con cui V. S. Ecc. vor-
rà degnarli di leggere quella mialet-

tera , che oramai troppo lunga e pro-
liffa riefce

,
pafferò a fpiegare in bre-

vi parole il prodigiofo artificio
,
per

opera del quale le cicale cantano sì

altamente . Dico fra tanto , che i ma- T
fchi in ciafcheduna fpecie hanno nel-j{

la pancia una cavità affai notabile

,

nella parte anteriore di quella due
forami ricoperti da certe membrane
lenuiffime NN , le quali nelle cicale

della
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ideila prima e feconda fpecie fono
«noltq_ maggiori che nell’ altre , e ve-
dute in alcune politure determinate
ci rapprefentano i colori dell’iride .

Torto che io ebbi (coperto quelle

membrane, mi venne un dubbio , che
dal tremore di effe nafceffe Io ftrido-

re delle cicale ; onde per chiarirmene
con la punta d’un ago le .diacciai tal-

mente, che appena ve ne rimale ve-

ftigio ; ma non oftante la Cicala fe-

guitò a ftridere piucchemai . In ul-

timo mi venne voglia di fiaccare la

pancia dal petto , e di confiderarla a
parte a parte , con la fperanza di avere

a ritrovare gli finimenti del fuo canto: t

onde levato quel Tetto intermedio che i

la copriva, il qual è di color verde,

e così gentile che per poco li ftrap- ;

pa, cominciai con la punta del coltel-

lo a (buzzicare gentilmente certi rau-

Tav. feoli AA , che mi lì fcoperfero di

Il.fig, fubito , i quali Hanno fortemente at-

*.e staccati ad una certa cartilagine tri-

angolare B , polla nella parte ante-

riore della pancia, e vanno a termi-

nare in due piccioli ©fletti © cartila-

gini dure CG . Dal mezzo di quelle

fi partono certi filamenti fottililfimi

CD, GD, i quali certamente altro

non fono , che tendini de’fuddetti

raufco-
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mufcoli., AA . Ora quelli t endini fa.
no attaccati lateralmente ad alcune
cartilagini affai confiftentiedure E E,
le quali ubbidirono alla contrazio-
ne e diffrazione de* mufcoli A A, in-
nalzandoli e abbaffandofi liicceffiva-
twente ; e da quello lor moto alter-
nativo fi fa una tale attrizione

, da
cui ne rifulta uno ftridore affai fen-
fibile , che è quello che noi fentiamo
quando le cicale cantano , Parrà for-
*e a ^cc- io la faccia trop-
po da franco, impegnandomi a di-
re cha le Suddette membrane E E
fono 1 unico ffrumento della voce in
quelli inietti

\ ma quella mia fran-
chezza da molte prove è nata

, fat-
te alla prefenza di molti letterati a-
mici miei , e Specialmente del Sig.
Ab. Antonmaria Salvini

, il cui la-
pere^ vaftilfimo

, Siccome è fuori d’o-
gni invidia , così ad ogni laude an-
corché grandiffima fi rende Superiore.E cip eh 10 dico d’aver veduto coti
gli occhi miei, e fatto vedere altrui,
fi pilo da .chi che Sia con Somma fa-
cilita fpenmentare, quando le cicale
lon morte di frelco

, movendo ante-
riormente con uno /lecco o con la
fottìi punta d’ un ago que’ due men-
tovati offetti CG , fecondo la dire-
Tpmo XXXVI. D zione
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.

zione de’mufcoli A A, a -quali, co-

me fi è detto ,
Hanno fortemente at-

taccati ;
imperciocché fi vedranno

muovere le due membrane fonore

E E, e produrre lo ftefTo canto , che

noi Tentiamo quando le cicale fon

vive , In ultimo debbefi avvertire
,

comeapparifce dalla figura 2.e 1 2.del-

la Tavola II. che le cartilagini fonore

EE non fono fpianate e diitefe , ma
così concave , che vengono a forma-

re internamente una cavità molto

vifibile , la quale è piu profonda nel-

le cicale della 2. e 3- ipecie che in

quelle della prima

.

Quello è tutto il grande e prodi-

giofo artificio , che tifano le cicale

per cantar fenza voce e lènza respi-

rare ; il quale non credo che farà ri-

vocato in dubbio da coloro che ama-

no la verità ,
e fi dilettano delle colè

fperimentali , Ma quando il detto fin

qui non baftaffe per renderli intera-

mente perfuafi, o non voleffero pren-

derfi la briga di tentarne la prova di

lbpra narrata ,
prendano, quando fa-

rà tempo ,
una cicala della 2. e 3.

_ Ipecie , e quando canta rompano

quelle due cartilagini EE, e yedran-

Jh no che tolto celierà il fuo altifiìmo

,2 ftridore. Difcoperto il vero modo di
*’

cui
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cui la natura fi vale nel produrre i!

canto delle cicale; non voglio lafciar
di mentovare una particoLar differen-
za che paffa tra’ mafchi della prima
e que’ della 2, e 3. fpecie; ed è, che
in quelli le membrane fonore fon al di
fuori ricoperte da certe fquamme ne-
re , fiutate lateralmente fotto Tali ,
come fi vede nella fig. 11. della IL
Tav. in G ; ma nell’ altre fi rendono
manifèlle in guifa , che quando can-
tano > fi veggiono muovere

, non a-
vendo effernamente cos' alcuna che
le ricopra.

Quello è quanto pollo narrare a Tav,
V.S. Ecc, per adempire in parte 1’ II. fig.

impegno di fpiegare un effetto
, la cui» 3.

vera cagione è Hata , come fi vede,
nafcofa a tutti i tìbfofi piu riguarde-
voli sì antichi come moderni , Solo
m’increfce d’averla forfè troppo a
lungo infallidita con quella mia ci-
calata : onde m’ è d’uopo il lupplì-
carla d*un cortefe compatimento

, e
d accettare in buon grado quant’ io
fono andato fcrivendo

, col folo fine
di ricevere quella correzione , che mi
giova fperare dal di lei incomparabi-
le dilcernimento

; dal quale non va
mai difgiunto il pregio della genti-
lezza e della cortelia ; mentre io ba-

D 2 ciati-
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ciandole riverentemente le mani , m
TAV. do il vanto, di fòfcrivermi ec.

• II# Spiegazione delle figure della Tavola IL

Fig* i. Pancia intera del mafehio della

prima fpecié , divifa dal petto , acciocché

li veggano i mufcoli e le membrane defli-

nate.a produrre il canto.
Fig. z. La ftefta pancia porta lateralmen-

te * dove apparifce in E una diquellemem-
brarie che producono il canto

, fpogliata

della fqu^mma che la. ricopre.

FÌg< 3. I due mufcoli della Suddetta ci-

cala moventi le membranefonore , attacca-

ti infieme^ come ftanno naturalmente , co*

loro o {letti e tendini.

Fig. 4. e 5. I tnedefimi mufcoli feparati,

in diverfe politure . t

FJg . 6. Ometto o cartilagine dura , do-

ve termina cialcun mufcolo , col Tuo ten-

dine, poco piu grande del naturale.

Fig. 7. Il medertmo oflètto o cartilagine

dura , ingrandita con la lente .

Fig. 8. Mufcolo ignudo ingrandito .

Fig. 9. Mufcoli moventi le membrane
fonore, nel fito naturale, ingranditi.

Fig. io. Pancia intera del mafehio,, in-

f
randita col microfcopio.

JN, Membrane trafparentf,

B . Attaccatura de’mufcoli A A .

A 4 - Mufcoli moventi le membrane fo-

nore.

CC. OfTetti o cartilagini dure., a cui ftan-

no fortemente attaccati i tendini d’amen*
due i mufcoli.

DC
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DCj DC. Tendini de’mufcoli A A, che

fi partono dal centro degli ofietti CC> e

Vanno a inferirfi lateralmente nelle mem-

brane E E . .

E E. Membrane fonore.

F\g. ir. Mafchio della prima fpecie ,

pollo per banda ,
fenz’ale , acciocché fi ve-

da in E la fquamma che ricopse la mem-
brana fonora E

.

, F,g 12. e 13, Due mafchi pofti per ban-

da 5
fenz’ali ,

l’uno della prima l’altro del-

la terza fpecie, ne’quali ti vedono le mem^
brane fonore E E.

ARTICOLO IY.

Ifiorìa della generazione dell' uomo e de-

gli animali ec. con un trattato nel fine

della flerilità e fuoi rimedjec- dì An-
tonio Vallisne ri ,

pubblico prima-

rio Profeffore dì medicina teorica neh
l*

univer/ità di Padova ec. Continuazio-

ne dell’ Articolo IV. del preceden-
te tomo XXXV. pag. 130.

T Èrminata la parte prima, tut-

ta impiegatali in illuftrare la

teorica della generazione animale; ac-
ciocché veggano i medici che gittate '

non fi fono le tante fin qui fofferte

fatiche , e per trarre dalle medefime
non pochi lumi a beneficio della pra-

D 3 tica;
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tica ; fi è fatto fautore a ltendere iti

F.33i.quefta feeonda parte un trattato del-
la fterilità e de' Tuoi rimedi » propo-
nendo, non fòl le cagioni fin ora no-

te al volgo de
r
pratici , ma altre an-

cora, o trafcurate o dagli antichi non
conosciute . Tuttochè la fterilità e dal-

la femmina e dal mafchio dipender
pofia , piu fovente però a quella che
a quello s’ attribuisce , per effer la

medefima deftinata a un’ incredibil

quantità d
r
operazioni e prima e nel-

l’atto e dopo la concezione. Perciò 1

’

autor noftro rifblve trattare della fte-

rilità delle donne , feguendo le tracce

d* Ippocrate nel libro de Jlerilìbus ...

r3^ Difcorre in primo luogo intorno a’vi-

zi organici della bocca dell’ utero

che alle volte è rovefciata airindietro*

o alquanto ftorta o del tutto ottura-

ta . Riflette alle cagioni di quelP ul-

timo vizio , le quali o efterne o inter-

ne pofibn eflere . Fra l’ interne anno-

vera la preffion dell’omento propofta

da Ippocrate \ avvegnaché ragionevol-

mente ne dubiti ,
penfando piu to-

lto: che la foverchia pinguedine arri-

vi talvolta a comprimere e le trom-

be e l’ovaja; il che può feguire anco-

ra , quando*fianvi tumori nell addomi-
ne atti a comprimer le parti defluiate

.
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Fra .l’ interne fon regiftrate daglip.33s.

fcrittori l’elcrelcenze camole , i tuber-

coli ,
la ftretta foftanza della cervice

divenuta di puro olio, glifcirri, e al-

tri sì fatti vizj ftabilitili nella bocca

dell’utero: argomento per cui prova-

fi l’introduzione dello fpirito fecon-

datore ,
non già per le vie del fangue»

ma bensì per quella dell’ utero alI .o-

vaja . Parla poi de’corpi (tranieri che

otturan la bocca (addetta, cioè a di-

re delle concrezioni opietrofe , come
notò già Ippocrate, o polipofe, o fr-

brofe , o di tegnente vifcidume for-

mate , o delle ltefTe fue glandule irì-

groffate o fcirrofe

.

La foverchia lubricità del fondo ep.337,

pareti delf utero annaffiate da una
copiofa grondante linfa , o da un fluo-

re uterino; è una delle cagioni della

(terilità, delle quali qui le ragioni lì

affegnano . Così le cicatrici dalle

quali reità l’ utero intaccato e come
incallito , e molto piu le piaghe an-
cor vive e fallanti , la bocca dell’ute-

ro aperta troppo e diltefa , fon tu^
te cofe che la fecondazione impedi-
rono.
La (ùppreffione de’ meli , (è non p. 3 3 8.

Tempre , fpefib almeno è cagione del-

la (terilità. Degna di rifleffione è un’

D 4 ilio-
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iftoria qui defcritta , onde può com-
prenderfi qual fia la materia de’me-
ftrui . Ma che la fcarfezza di quelli

Tempre fra o cagione o indicio di fte-

rilità , la pratica fallo il dimoftra con
«na iftoria riferita dagli accademici

„,4o;Curiofi di Germania. Molto piu alla
r '

’fterilità contribuifce la troppa copia

de’ meli, per cui fiaccafi l’elatere del-

le fibre , fi votano del neceffario fu-

go mitrizio le parti tutte , e fi cari-

ca la teneriflìma macchinetta con
empito dall’ onde del fangue e degli

«mori che fcorrono . Anche la proci-

denza dell’utero può effer una delle

cagioni , benché l’autore abbia un’of-

lervazione in contrario , e riferbifi

«el progrefib di parlarne . Gariofa è

un’ altra cagione recata dalppocrate,

c attribuita a’mefi non ufcenti , intor-

no a che regiftra un’altra iftoria nota-

bile , il noftro autore.
• Fa dipoi egli vedere cofa intender

^'34I
’debbafi con Ippocrate per lo ftoma-
co dell

4

utero, che non è altroché la

vagina, la quale o chiufia orovefcia-

£a o ftortao in altre guife viziata può
impedire l’ìntroduzion dello Iperma .

L’Acquapendente la vide tutta ve-

lata da una membrana cui fu co-

ftretto di tagliare
,
per aprir- l’ufcita

. obó (
:l al
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1

al fangue ftagnatite. Dopo le piaghe
galliche corroiìve rammarginate , e

dopo le ferite cicatrizzate è talvolta

renata chiufa- sì fattamente, che of-

fervò F Orifici per tal cagione il vo-

mito della medefima-. finalménte an-

che la carne fungofa e luflureggiante

può ingombrar tutta la cavità dell

utero e ferrarla

,

Non lafcia però di difcorrere .de’

vizj anche del fondo, e della foftan-P

za dell’utero, il quale o gonfio o fcir-

rofo e fatto cartilagineo , o da tuber-

coli ingombrato , o in altre ftrane

fogge oltraggiato è talvolta la vera

fede della fterilità . Alle cagioni rife-

rite da Ippocrate altre ne va aggiun-
gendo il noftro autore , e tra quelle
le varie idropifie dell’utero , nort folo

nel lèno e.-nel la foftanza del medefi-
rao , ma eziandio al di fuori , forman-
dofi certe vefciche piene d’acqua alr;

1 intorno cóme fu talvolta offervato

.

Non ominette le varie alterazioni det-

te da gli antichi, intemperie dell’ u-P*^?

tero , o pur anco di -tutto il corpo ,

o di qualche vifcera d’ ulb primario
per qualunque cagione altamente of- .

fefa . Fa parola eziandio della mancan-
za di nutrimento odi chilo, veggen- .•

doli non ingravida ' e
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quelle che allattano ; o da digiuni
{munte ; o da cauteri, o da piaghe,
o da fiitole troppo operanti languì-

Icona come . notò già il Sennerto .

Annovera tra le cagioni della fteri-

ìità la tempera troppo- difcorde del

mafchio e della femmina.
Che gl’intacchi dell’ utero leguitr

per vaEj accidenti nel parto impedi-
ìcano nuovi concetti ,, lafperienza Io

dimofha . Che le donne poi: dette
FW-viragine

s

dagli autori perchè hanno-

un’ aria e corporatura come mafchi-

fe „ non fi fecondino „ non è fempre
vero , avendoli: alcune ofTervazioniin

contrario . Le troppo falaci e Ihffu-

rìófe per lo- piu elitre Iterili
,
la ra-

p.348 gione Io perfuad'e . Anche i: climi

piu e meno, alla fecondazione con-
corrono> come olTervarono- Erodoto-

e Ippocrate ;• così i cibi e bevande
i medicamenti

,

( £ travagli dell’ ani-

mo * le fatiche dell corpo , là fteffa.

troppa quiete , in- fomma tutte le

cofe nonnaturali „ o alla fterilità. o
alla fecondità: diverfamente deppon-
gono.

? Fa paflaggiò alle piu occulte ca-

gióni: della flerilità.. S’è vedutoli ca-

fó di qualche donna nata- fenza. ute-

ro c ovaje daltàmofo Colombo ana.

tomi-
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fornico; altra con la bocca della na-

tura ferrata . Non fi può qui riftri-

gnere tutto ciò che con grande inge-

gno riflette Fautore intorno a' difetti

e vizj delle fibre e delle tonache delF

ovaja , eflendo tutte cofe degne d’ef-

fere diltfittamente a parte à parte da
confiderare da’ medici per intendere,

quante e quali fieno le cagioni della

fterilità , e quanto difficili a determi-
narft in pratica . Così merita d’efiere

Ietto il libro , dove fi tratta de’ vizj

delle uova , delle vefeicbette linfati-

che, e delle trombe. Chi ben inten-

de il fiftema , vedrà , quanto in que-
llo luogo $’ infiltri un argomento sì

intrigato, qual è quello della fterili-

tà > e come debbano I pratici andar
guardinghi nel diffinire , qual fiali

nelle interne fpermatrche parti il di-

fetto, e quale di effe abbia ad incol-

parli , o quale ad aflolverfi . Per toc-
car qualche cofa

, può ballare Fefem-
pio delle trombe , che all ovaja acco-
llarli non pollano , onde le uova vari-

no miferamente a confumarfi e a per-
derli nelfa cavità dell’ addomine , co-
me di fopra in piu d

r
una iftoria ha

Spiegato . Poter feguire talvolta per
piu ragioni la claufura delle trombe
raedefime, o perelfer quefte incallite, o

D 6 nel-
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nella lor naturale conformazione vi-

ziate, non v’ha alcun dubbio ; e in
tal cafo è d’uopo , che le uova ca-
dano nell’ addomine , fe l’intoppo è
nell’ orifizio citeriore , o reltino impri-
gionate dentro le dette trombe , le L’

oitruzione , o callo
,
o altro confimi-

Ie impedimento colà s’incontri , dove
nelfutero metton foce ; nel qual ca-
fo poffon formarli que’ feti , che da-
gli anatomici vengon detti tubali ..

Parla ancora delle idatidi, delle qua-
li l’autore ha talvolta veduti gli Iteli!

ornamenti fogliacei carichi e tempe-
Itati ..

Non può negarli eziand io ,» che non.

p. 35 3.concorrano anche i difetti o vizj de’'

vafi fpermalici ,, benché liafi olferva-

ta da qualche anatomico la fecondi-

tà , tuttoché le fpermatiche arterie

mancalTero
;
potendofi in tal cafo fup-

plire da altri vali vicini o conlòcj ,

giacche l’ovaje da gran numero di

linfatici e di fanguiferi corredate li

veggono .. Tocca 1
’ ofietvazione dei

Yalfalva , che profefia d’avere fco-

perti particolàri canali diramati dal-

le glandnle o reni fuccenturiati , all’

.ovaje , i quali o guaiti o chiuli , o
viziate le lteffe glandule, non poco.al-

k. fteriiità contribuire potrebbono..

r ‘

. . Acceu-
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Accenna qui di paflaggio F infezionep.354*

del gallico , da cui fovente attaccate

le donne , infeconde divengono; per
non dire de’malefizj o malie , nelle

quali per lo piu giuoca o la creduli-

tà o l’inganno,

Protena di non intendere la ragio-

ne di tante belle fperienze riferite da
Ippocrate ,

da Avicenna , e da non
pochi autori, per ben diftinguere , fe

dal mafchio o dalla femmina la fte-

rilità dipenda; molto meno di alcu-

ni medicamenti , o prefi per bocca
o applicati a foggia di amuleti per

impedire il concetto . Forma lo fteflo

giudicio degli ftrepitofi flati uterini,,

defcritti con tant’ enfafi dagli au-

tori ,

Bensì piu ragionevoli giudica Te
6

cagioni , che dalla Itorpia ftruttura
^' 35 *

dell offa del dorfo , ofld faero, coc-
cige ; dall’età o troppo frefea o trop-
po matura; dalle oflèfe del claullro

virginale , in tante e sì varie guife

fconcertato , dipendono, conchiuden-
do , effere tale e tanta la felva disi
fatte cagioni , dalle quali o molte o
poche o fole può impedirli la genera-

zione , che quafi fembra dover effe-

re della fterilità piu miracolofa la ftef-

.fa fertilità delle donne f

Dopo
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Dopo d’aver trattato delle nume-

p.j57.rofe intrigatiflime cagioni della fieri-

lità era di dovere, che s’avanzafle 1

’

autore a proporne la cura; avvegna-
ché in certi mali confefli con Orato-
ne che non vorrebbe eflèr medico ,

rrconofcendoli immedicabili . Prima
però di tutto configlia a ben eleg-

gere la donna per averne figliuoli :

ed efpone una buona mano> di fegni

o caratteri tolti da Ippocrate , per
diftrnguere dalle Iterili le feconde ..

Quindi palla a defcriver fa cura in-

fegnata da Ippocrate per correggere

la bocca dell’ utero rivolta all’ indie-

tro. Prefo un purgante o vomitorio
dalla donna , vuole che dopo F ope-
razione fi faccia federe fopra un fo-

mento
, che ei defcriver quindi dap-

poiché farà fomentata ,
e lavata , fi.

proccuri di raddrizzare la bocca con.

tente di ftagno o d r piombo , fuceef-

fivamente maggiori ; e intanto' beva
una certa decozione di varie cofe fat-

ta nel vino bianco . Configlia in que-
llo tempo l’ufo di certe carni dette

eattdìne , le quali il noflro autore non
può intendere con gF interpreti per

carni di cagnuoli , mà bensì per i fe-

ti d ogni auimale dimeftico o falva-

tico , eccetto i volatili. Portaquieru-
dita-
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datamente alcuni tefli di Plinio . Par-

la poi de’ peIlari configliati da Ippo-
erate per promuovere in quelli cau la

purgazione dell’utero ..

Degna è d’eflere attentamente let-

ta la riflelfione, con culi! noltro au-

tore va regolando la cura d’Ippocra-

te con varj utififiimi avvertimenti ,

per render piu agevole l’elècuzione

de
r
precetti del buon: vecchio , e ac-

comodarla alla diverfità de’cafi .

Con fa dovuta modeftia propone
quando fa bocca dell’utero fia alquan-

to flotta , il modo- di ufar con la

Donna approvato da Lucrezio , e

eonfigliato fra’ Greci da Paolo Egine-

ta , e fra’ moderni dal Blancardo ,»

non configliando- però che fi prati-

chi,. quando all’ arte piu onelti: mez-
zi non mancancr.

Alla oltruziòne delFutero prodot- ^
ta dalla compreffion dell’omento , der
che però ha ragione di dubitare ,. o
alla copia della pinguedine leevira di
rimedio la rigprofa dieta ,. il moto ,,

e altre colè fuggente già da gli au-
tori. All’ omento renduto feirrofo , o-

ad altri tumori comprimenti l’ utero-

e f ovaje , renduti dalla Iòr natura e

dal tempo invincibili

,

;
giudica piu la-

na configlio non applicare rimedi ,
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che tormentare l’ inferma . Così alle

carnofe efcrefcenze , agli fcirrofi tu-

bercoli , alle concrezioni pietrofe
, al-

le callofità che oftinatamente chiu-

dono la bocca dell’utero , infegna ,

edere per Io piu o dannofi o inutili

gli sforzi dell arte . Ma fe poi la det-

ta bocca folle chiufà e indurita
,
po-

trà tentarfi la cura d’ Ippocrate , il

quale, fuggerifce varie maniere di peli

far; per ammollirla e riiafiarla
,
poco

piu da'moderni potendoli aggiungere
in quelli cali

.

p.364.. Alla cura di unvifcidume, da cui

(errata folle, in un corpo, come di-

cono i buoni vecchi , pjtuitofo, loda

una purga fatta co’terebentinati, vi*

perati, marziali, e aromatici ; dipoi

alla parte divedi bagni e termali e fat-

tizi , e finalmente i pefiari e le tente

Ippocratiche. Che fe finalmente o li-

na concrezion polipofa , o alla poli-

pofa confimile , s attraverfafle alla

bocca dell’utero , e perchè dopo i mi-
ti ficuri , e familiari rimedi non po-

trà farli pafiaggio ad altri piu rifoIiK

ti e violenti ? Sono quelli configlia-

ti da Ippocrate , il quale in quelli ca-

fi con vari fomenti piu acuti , e con
alcuni penicilli di piombo difpone ,

preparai* e apre l’utero per introdurr
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vi pofcìa alcuni peffarj agri , caufti-

ci , e corrofivi per purgarla matrice.

Riflette però l’autore, effere quella

una cura , che tutta dee dipendere
dalla tanto neceffaria prudenza del

medico , trattandoli di dar mano a*

rimedi altrettanto pericolofi quanto
efficaci

.

Alla rilavata , un
' ’

flofcia confìltenza dell’utero loda con"
Ippocrate , dopo la purgagione del

corpo, gli accennati peffarj, le inie-

zioni, i fuffumigj , i bagni d’acque
artificiali o termali fulfuree, o mar-
ziali, o aluminofe , e tra quelle fe-

gnatamente quelle della Brandola .

Con quelle poffono anco applicarli i

criflei uterini. In fomma tutto il for-

te della cura Ippocratica confitte per
lo piu ne’ locali rimedi, dovendoli P
utero confiderai come un mondo da
fe , e a quello dirigerli l’attenzione

de’ pratici . Apporta un’ ilioria re-

giflrata da. Ippocrate , d’ una gio-

vane da lui curata la quale gua-
rì d’ un fluffo rollo , e divenne fe-

conda : tanto importa il provve-
dere a principio à quella torta di
fluffi, bianchi o rolli che fieno

, poi-
ché, fraleurandoli , con l’andare dèi

tempo riefcono infuperabili .. Propo-
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ne perciò una buona mano di rime-

di in fimili cali convenientilfimi

.

p 370. Non lafcia d’aflegnare alle cicatrici

dell' utero, e molto piu a’ calli, ap-
propriati rimedi , come appunto è

propella da Ippocrate una tenta di
molli e minute penne , la quale fpal-

mata d’olio rofato , intrula nella ma-
trice, e rivoltata all’intorno

, difpon-

ga i calli a fiaccar fi . Ma qui riflet-

te l’autore, doverli intendere in que-
llo luogo non veri calli , ma bensì

certe concrezioni d’umori pendenti
dall’ utero; altrimenti la deferitta o-

perazione d’ Ippocrate a sbarbicarli

non giugnerebbe. Corregge in quello

luogo Tabulò introdotto nel volgo de’

pratici , che per efpelfere qualunque
ftraniero corpo trattenuto nell’utero

danno torto di mano a’rimed/efpan-

fivi e focofi, i quali fan ribollire gli

umori , e punto al loro fine non gio-

vano , dovendoli con Ippocrate ma-
neggiare tutta la cura co topici ute-

rini medicamenti.
A gli uterini tubercoli fuppurati

p-371-infegna lo Hello Ippocrate un certo

crifteo fatto con latte di cavarta ; e

deferiva la canna , con cui dee ap-

plicarfi : di piu una femplice , ma
ingegnala maniera di fuffumigio fat-

to
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to con vino aromatico , degno d’ef-

fere praticato in certe occafioni da*

medici.
Molti favj avvertimenti fuggerifce

nelle piaghe gangrenofe o cancri ul-

cerati dell’utero; e giuftamente vuo-

le, che fi ftudj più torto di addolcir-

li e mitigarli , che di curarli

Così alle ulcerazioni o efcoriazioni

dell’utero configlia con Ippocrate 1
*

ufo di un po dì lana intinta nel graf-

fo rofato , e un poco di cera, con-

fiftendo la vera medicina nella fcelta

e femplicità de’ rimedi

.

Merita pure d’efler letta , e atten-p.374.

tamente confiderata l’altra cura prò-
porta da Ippocrate per ridurre la

troppo ampia e rilafiata fpefonca u-

terina alia fua naturale capacità ; nè
debbono trafcurarfi i rimedi oggidì
ufati da’noftri pratici di vari bagni,,

iniezioni, e fomenti.
Saremmo troppo lunghi, fe qui vo-

Ieflimo ad uno ad uno regirtrare tut-

ti i fomenti , pefi'arj, e fuffumigj: pro-
porti dal nortro profeffore nel cafo
della fuppreffione de’ rnefi . Ballerà il

dire , eh’ è ammirabile la fila indu-
ftria , con cui va raccogliendo e va-
riamente intrecciando fa materia de’
topici uterini , i quali fuggerifce alla

pru-
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prudenza del medico per fervirfene a
tempo e luogo »

.377. Non convengono péro nelle 'Vergi.,

ni le ghiande uterine o peffarj
; onde

fi ride di Mariano Chiariana , che
francamente anco a quelle ardifced»
configliarli . Non mancano per la fup-

preffione alle vergini altri piu oneiti

rimedi , e tra quelli è da notarfi la

cavata del fangne dal braccio , loda-

ta da Ippocrate, contro il collume
corrente de’ nollri pratici , alla quale

il noftro autore non manca d’aggiun-

gere le fue rillefiioni e offervazioni .

Seguono poi altre regole di vitto ,

altri fuffumigj, altri rimedi per boc-
ca , fuggenti dalla incomparabile di-

ligenza d’Ippocrate , e fra gli altri il

melanzio acerbo dato bere nel vi-

no nero , detto perciò dalfoltelToaw-

ceptorium fimmum . Non fi dee però
far tanto calo della Icarfezza de’meft

in ordine alla flerilità
, mentre alcu-

ne o prive affatto o almeno in parte
mancanti, fono fiate ofiervate fecon-

de .

Per provvedere alla foverchia co-

pia de’ lunari tributi avrà a confide-,

rarfi la tempera della donna , e le

Varie fue interne cagioni per appli-

carvi la cura, che può talvolta con-

fillere
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filiere piu nella dieta che ne’ rimedj,

e piu ne’ topici che qui fi aflegnano,

che negli univerfali.

Alla procidenza dell’utero che dee-.^.
diftinguerfi con Ippocrate, fi preferì-

1

vono Je lavande , le decozioni per
bocca , e la fua particolare dieta .

Quando l’utero pende fuori della va-
gina , allora potrà ufarfi l’artifiziofa

cura diftintamente dallo fteffo deferi-
ta, dovendofi però qualche circoftan-

za della medefima intender con la

dovuta moderazione . Ma qui fon de-
gne di particolar attenzione leriflef-

fioni del noltro autore intorno alla

procidenza dell’utero
,
per correggere

non pochi abbagli che agevolmente
feguono in pratica. A tutta la fèrie

delle operazioni e rimedj Ippocratici
faviamente s’aggiungono da’ moderni
le palle fuggente dall’ Ildano e dal
Sennerto

; come pure , e forfè meglio,
gli annelli che non s’incaftrano , come
il volgo l’immagina , nell’ utero , ma
bensì nella vagina , dotata anch’ dia
del fuo sfintere.

.
S°n° piene l’ilforie d’efèmpli di va-

rie donne
, che per ogni altra via che

per quella dell’utero , il loro tributop-3#4.
lunare pagarono . In quelli cali la
cura Ippocratica già deferitta per di£

por
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por le vie uterine e tutti gli altri ri- <

medj sì de gli antichi che de’moder-
ni convengono.

Poflon vederli nel noftro autore le

maniere di medicare le diverfe vizia-

ture della bocca uterina , tolte da
—. Ippocrate , e melfe in chiaro da lui . i

Molto poi è la commendabile la Tua fin-

cerità, quando protetta di nonfape-
re il fegreto di rompere o fciogliere

gli fcirri e altri conlìmili oftinati tu-

mori uterini.

p.386. Nell’idropifia dell’utero , fe dal tut-

to o dalla parte dipenda , convien
diftinguere . Nel primo calo loda la

cura del Sidenam , nel fecondo quel-

la d’Ippocrate , alla quale aggiunge
ancora alcuni peflarj d’Aezio . Così
aflegna pure divedi e piu o meno
efficaci purganti per ifmugnere dalle

glandule i fieri; nè lafcia di aggiun-

gere due altri peflàrj , l’uno jd?Ippo-

crate , l’altro de’noftri prafici. Par-

la dipoi dell’idropifia procedente dal-

l’ nitrazione della bocca dell’utero ,

e della idropifia vefcicolare; e riflet-

te effer quella per lo piu accoppia-

ta col feto imperfetto. Dice col Tul-

pio darli ancor i’idropifia delle trom-

be . Diltingue la cura , che dee farli,

quando è unita col feto, e quando è
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fola ,

apportando un favio avvertimen-

to di Celfo . Non definifce quai rime-

di abbiano a fceglierfi per la cura
di quello male, dovendoli ciò deci-

dere fu’l fatto dal medico, a lui ba-

llando proporre una ferie de’ piu ef-

ficaci e provati.

Alle cacheflie o del tutto o della „

parte , o all’olfefa di qualche vilcera*’
-3

di primo ufo converranno qile’ rime-

di , che faranno indicati dalla cagio-

ne morbofa , o dalla natura della par-

te medefima.
Scorre poi di paflaggio le antipa-

tie del mafchio e della femmina , e

fi ride de’ filtri , de gli amuleti, e

de’ magnetici arcani

.

All’utero offefoda gli aborti e da’p.390.

parti, alla virile tempera della don-
na , alla troppo -lufliiriofa fua falaci-

tà non lafcia d’applicare la cura, e
parimente alla fredda e milenfa fua

complefiione . Configlia e loda nella

fterilità la mutazione dell’aria , e qual-
che efèmpla ne rapporta . In fomma
tocca il buon’ufo di tutte le cofe dà*

medici dette normaturali per promuò-
vere la fofpjrata fecondità

. _

Pafla ad altre piu recondite cagio-P-391*

ni della fterilità } tra le quali la man-
canza della matrice e dell’ ovaie è

im-
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immedicabile . Difficile poi è da co-

nofcerfi il difetto della mufculofa to-

naca dell’ ovaja , e per confèguenza
a curarli. Porta l’offervazione di ma-
li acuti , dopo i quali alcune donne
fon divenute feconde , e qui loda mol-
ti univerfalì rimedi •

_ ... Al ritardato fviluppo delle uova in
* y

una tempera umida e fredda tutti gli

attenuanti e aromatici convengono ,

e di quelli una fcelta ferie vien pro-
polla dall’autore, come tra gli altri

il latte di capra nutrita di aromatici
vegetabili , e tanti altri che qui fi

leggono . Avverte però, poterfi tal-

volta da quelli introdurre altri mali,

e lo prova con la ragione e con una
fua particolare offervazione . Torna
a regiflrare altri rimedi di bagni ,

fomenti, unzioni, fuffumigj , e pefla-

rj . Pone fotto una giulta cenfura al-

cuni rimedi tanto lodati da Aezio e dal

Mattioli , nè lafcia d’efaminare i po-

mi della mandragora , i quali , anche
agiudicio delSig. Ab- Biagio Garofa-
li , non furon quelli che mangiaro-
no le due forelle Lia e Rachele , ef-

fendo anzi contrari alla fecondità ,

foporiferi, e quafi un mezzo veleno .

Si ride della pretefa virtù de’ felli-

p.596 coli degli animali , del membro ge-

nera-
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neratore del becco e del toro , dell’

orina e denti dell’elefante , degli ute-
ri de gli animali , e di tant’altri trop-
po dolcemente creduti e praticati ri-

medi . Fa lo ftefio giudici o degli a-

muleti proporti dal famofo Gianforti
o per promuovere o per impedire
la ftefla fterilità . Apporta una galan-
tiflìma oflervazione di una dama ,

che dopo un lungo ufo di sì fatti me-
dicamenti deftinati a mortificare ,

com’ erta diceva , la madre
, la pri-

ma notte che dormì col marito , s’in-

gravidò .

Tocca poi, come porta congettu-p.398
rarfi il vizio delle vefcichette linfati-

che, e come curarli . Intorno a’ di-
fetti degli ovidutti , degli ornamen-
ti fogliacei , de’ reni fuccenturiati -,

perchè malegevoli a comprenderfi ,

vuole cauto il fuo medico
, il quale

dee prima dar mano a rimedi piur

miti
, poi a piu efficaci

, e in fine
anche del tutto aftenerfene.

Alla cura del gallico loda i mer-
curiali , che oggidì con tanta lìcu-
rezza e facilità fi maneggiano . Dà
un’importantiffima divifione di que-
llo male in tre gradi , e a tutti e
tre aflegna la fua cura diftinta . La-
fcia , che altri s’ affatichino in ragio-
Tomo XXXVII. E nare
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nare de’ filtri e loro rimedi.

p,4oo. Defcrive pofcia la cura ippocrati-

ca prima univerfale ,
poi topica de’

fiati uterini con bagni , fomenti , cri-

itei tnatricali ,
penar; , e fuffumigj .

Dice efiere quella miglior maniera

di medicare di quella de’ nollri pra-

tici, i cjuali con rimedi citeriori difi

euzienti fanno bensì dilatar I’ aria

rinchiufa ,
ma fe la bocca dell’ ute-

ro è chiufa o impaniata , fervono

piu a gonfiare che a diflipare le

flatuofità . Forma lo fletto giudicio

degl’ interni carminativi , Loda gli

uteripi criftei di alcuni moderni, ma
vuole c.he fi diftinguano i fiati della

matrice dalle itteriche convulfioni ,

e a quelle afegna altri particolari

rimedi.
Non ardifce di proporre la cura

della ftruttura dell’olla o del corpo

viziata, nella quale converrebbe, al

dir d’ Areteo ,
totum hominem ìmmu-

tare.

Protetta finalmente d’aver pretefo

P-4°3 di ridurre all’ antica via ippocratica

i noltri pratici , dovendoli in certi

cafi farla da medico non da politi-

co per domare le pftinate cagioni

de’ mali . Tocca le ragioni per le

quali poco s’è avanzata la pratica
jH r

difep-
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difende giuftamente l’utiliflìmo Ila-

dio dell’iftoria naturale e- della nato-

mia minuta ; inoltra le cagioni per
le quali l’una e l’altra vien rigettata;

e propone due Itrade alla perfeziono

della pratica , cioè Iq ftudio e dili-

gente o(Tervazioae de' mali e de’rime-

dj
?
e la diligente cognizione della fab-

brica dell’umano compofto;con quelle
ftabilirfi la teorica e la pratica, duo
foftegni e neceflarj fondamenti dell*'

arte , fegnatamcnte nella cura della

fteriUtà , dal medefimo sì làviamento
maneggiata , che può dirli lo fcric-

tore fin ora il piu efatto intorno a sì

intrigato argomento.
Per maggiormente illullrare il Tua

Iaboriofo trattato aggiunge vari lu-

mi d’altri autori celebratiflimi . I ^
primi fono due lettere del Lancili eT
due del Mulebancher fpettanti ad
una mola ritrovata nell’oyaja d’una
donna , a un moftro , a una mola
vefcicolare, a’ vermicelli fpermatici,

e a un altro inoltro bicorporeo.

Defcrive dunque il Mulebancher I’P-4o7.

iftoria del male duna donna creduta
gravida , la fua morte , la notomìa
del fuo cadavere , la dilatazione del-

l’ovaja finiftra
,

il pelò enorme dell’

utero e dell’ ovaje , la mola ;
e final-

E 2 men-
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mente conclude , effer quello un fór-

tilfimo argomento per lo llftema del-

le uova, non lafciando di render an-
che ragione de fofFerti fintomi . De-
fcrive parimente un moftro nato io

Firenze. Di queffa mola nelle opere
poffume del Malpighi fe ne fa men-
zione .

Segue la rifpoffa del Lancili
,

il

P' 4°9*quale corrobora lo lleffo filtema ; ri-

flette fu la rarità del cafò ; difcorre

d’alcuni tumori neH’addomine di don-
ne credute gravide

5
parla di quella

mola offea e carnofa
; corregge il Sen-

nerto
;
paffa a trattare delle molo ve-

fcicolari; dillingue le vere mole dal-

le fpurie ; e rende ragione ,
perchè

quella mola fi formaffe nell’ovaja .

Quindi fa parola de
5

vermicelli fper-

matici e gli ambrette ; e finalmente

fa alcune riflefiìoni fu’l moftro defcrit-

togli dallaccennato Mulebancher.

p.4 , 3 _
Molto opportuna e infieme nervo-

fa è la lettera che fufliegue del mede-
fimo Mulebancher , il quale moftra
evidente l’efiftenza de’ vermicelli nel

Teme , avvegnaché vengano oppofte

alcune obbiezioni , le quali chiama in-

degne ,
quibus a pbilofopbo refpondeatur .

Defcrive in quella un moftro bicor-

poreo di due fanciulle , delle quali
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fece la notomia , e ofiervò , oltre ali*

altre parti , un folo cuore ; ma con
quattro, ventricoli, e i vali tutti rad-

doppiati, Conclude edere fiate que-

lle due uova , le quali nel loro pri-

mo fviiuppo s'intrecciarono, e mira-

bilmente s’unirono.

Prende nella rifpofta il Lancifi 1’

impegno di rifpondere e di fciogliere
0-417 '

l’ obbiezioni fatte contro i vermicelli

{perniatici con quella maeftria d’ in-

ingegno , e con quelle fàvie rifleffio-

m , che poffon vederfi nella fua let-

tera . Proccura d’ illuflrare il fìftema

de’ vermicelli fpermatici , e finalmen-

te s’avanza a filofofare fenfatamente
fu la moftruofa iflòria de’gemelli de-
fcrittagli dal Mulejbancher , e flabili-

Ice ancor egli l’unione delle uova
,

comprovandola con l’efemplo dell’uo-

va delle galline, le quali alle volte in

un folo s’accoppiano.

Non picciol faggio di fua perizia
nell’iftoria naturale ci dà il Sig. Pà/-

p,4ai*

lifneri nella feguente lezione accade-
mica , indiritta a’fuoi colleghi e com-
patriota accademici Muti di Reggio,
e nominatamente al Sig.Co.Borfo Val-
lifneri , intorno all’ ordine della pro-
greffione e connefTìone che hanno in-

ficine tutte le cofe create . Già il Sig.

E 3 Ab,
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Ab. Co. Antonio Conti , nobile Ve-
neziano, n’e/pofe in al tro luogo l’idea,

come fi può vedere dalle fue parole
qui regiftrate . Con una breve introdu-
zione adunque invita i Tuoi colleghi

accademici a confiderare la difficolti

dell* affilato . Fa vedere, quanto fa-

rebbe neceflaria al fuo fine un efatti£
lima netomia di tutti i corpi orga-
nici che nel mondo grande fi trova-

no : quanto mancante , e quanto an-
cora confufa fiali l’iftoria naturale ..

Per darne perciò tm abbozzo , fuppo-
fie col fàmolo Leibnizio , che tutto in

quella gran mole fia figurato . Co-
mincia dalla terra e foe varie fpecie,

dalle arene , dalle pietre , coti , e felc i;

e s avanza a' minerali e mezzi minera-
li, che chiama il nerbo miglior della

terra; quindi difeorre edannonovera
le pietre figurate. -

4*5- E>a quelle fi pafla ar genere delle

piante le quali prolificano co’ loro

femi vifibilifu la terra . Ma v’ha un ge-

nere come dimezzo delle piante petro-

fe marine , le qualianalogizzano tra le

pietre figurate e le piante che crefcono

all aria aperta . Tali fono i coralli e le

coralloidi le quali cominciano ad acco-

llarli alla natura del legno , e tante

altre petrofe produzioni marine -

Sue-
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Succedono a quelle le piante terre-

ilri , il numero delle ^uali va ogni

giorno crefcendo mercè la diligenza

de’ moderni botanici ,
avendogli det-

to il Sig. Scherardo Irìglefe, che arri-

vano a diciannovemila piante.

Fra le piante e gli animali ci Tono

i zoofiti , detti perciò da gli antichi^'
4 *7'

piantanimali . Varie fono le loro fpe-

cie, come le fpugne di maniere diverfè,

e i zoofiti fe moventi. Fa feguire 1 cro-

ftacei ermafroditi,ftabili e femoventi .

.

Anche nelle piante fi trovano fpar-0 ^ 1?*

fi i zoofiti , come appunto la grana del

.

chermes eliminata dal filo amico Ce->

ftoni,Ia cocciniglia,le cappe o cimici de-
gli agrumi, falfàmente creduti nafce-

re da alcuni per via di fcambievole
fecondazione. Parla d’ altri animali
che con particolare maniera s’accop-

piano e fi fecondano- , come i luma-
coni ignudi, i lombrichi terreftri , e
altri i quali , avvegnaché di feflo non
fi diftinguano , hanno però il loro

modo di generare e di fecondarli

.

Profeguifce la maravigliofa catena
col vallo e fterminato genere degl’in-p,43C

*

Tetti, che in tutti i regni della- natu-
ra fi ftendono , e tutti gli altri ani-

mali in qualche modo aflomigliano *

Defcrive le loro arti , le loro manie-
E 4 re
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re di vivere , di rtutrirfi , di’ propa-
garli , faccefido vedere quanto inge-

gnofa e feconda in coftoro fiali la

natura . Vuole , che non folo agli

accennati ermafroditi s’accoftino
,
ma

ancora a tutti i generi e fpecie d’a-
nimali

, e facciano come un mondo
da le, empiendo, per così dire, ogni
elemento , ed eflendone fino d’anfibj , e

altri che nafcono prima nell’ acque,
poi alla terra e all’aria fi (tendono ,

de’ quali apporta qui varj efempli.

S’ attacca , a guifa d’altro annello

della marayigliofa catena , al genere

433 degli infetti, quello de’pefci , i quali

anche con altri generi d’animali ana-

logizzano , avendo il mare non folo

i fuoi infetti , ma ancora i fuoi cani,

i fuo vitelli , i fuoi cavalli , lupi ,

porci, e lepri", anzi i fuoi uccelli; e
fino i pefci uomini , e pefci donne

,

come riferifce il Bartolini e altri au-

tori da lui citati, a quali non crede-

rebbe , fe non aveffe nel fuo mufeo
due mani con altre parti di pefce

uomo e di pefee donna . Annovera al-

tri pefci di mare limili agli anima-
li di terra, altri anfibi, parlando fi-

no di que’ dell’Indie e d’altri lontani

jueli

.

Moftra la connelfione, c’hanno gli
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uccelli con gli altri generi , effendocì

que’ d’acqua e que’ di terra , e infi-

no que’. d’aria. Altri agl’infetti s ac-

collano, altri a’pefci, altri agli ftef-P-4 3 3-

fi quadrupedi , come lo ftruzzolo , e

i pipiftrelli.

Addita la fimifitùdine delle beftie

di terra con quelle di mare ; e final-

mente l’affinità che hanno, tolto l’ani*.

ma , col genere fteflo degli uomini ,

fe l’ interna bruttura de’ loro organi

fi confiderà, e infino nell’ efterna ap-
parenza, come le fcimie, i cinocefa-

li, i cercopiteci, i papioni, e i lioni

con la maeftà del volto , e anco la

martigora.
Ma per altri capi ancora tutti i

viventi tra di loro s’accoftano
, cioè

nel modo d’ alimentarti , vivendo al-

tri di piante, altri d’infetti, altri dV- 4 37-

uccelli, altri di pefci, altri di beflie,

e infino dell’ uomo -, e l’uomo fi può
dire , di tutti

,

così che l’ un genere
ha bifogno dell’altro

, e l’ una fpecie
dell’altra onde da quella neceffità

dipende l’indifTolubil legame , e indi Y-

penfabile conneffione di tutti
,
poten-'

dofi dire, che tutto fia in ogni tem-
po da viventi abitato.
Vengon dipoi alcune iftorie

, de-
fcrizioni , e figure di varj moftri ,P4J9-

E 5 fpet-
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gettanti al^ trattato della generazio-
ne ; e in pruno luogo fiegue una let-

tera di gran dama, cioè della Sig. Co..
Clelia Grillo Borromea , al noftro
autore , a cui dà notizia d’un raro
moftro- nato in Milano * con la de-
finizione ftefa dal Sig.Dott.Carlo Maz-
zucchellid Era quello di due figliuole

gemelle attaccate * delle quali viere

cipolla là notomia, che può vederli

nel libro- dov’ è affai diligente * e a*,

parte a parte diffintamente /piega-

ta .

Soggiungonodue lettere , la prima
del Sig.. Dott:. Sebaftiano Trombelli,.
ProfeiTore di medicina nello ffudio di:

Bologna, l’ altra del Sig. Morgagni „
Profeffore primario- di notomia nella

ffudio- di Padova ,, con. la defcrizione

d’un altro moffro , nato appreffo il

caffello. di Bazano, fu’l territorio Bo-
lognefe ..

V’ha pure là defcrizione d’altro»

E 433.3jioffro nato nella diocefi d’ l’urea in.

Piemonte, partecipata al noftro auto-

re dal Sig. Giovanni Caccia Torine-

fe v come pure un’ altra mandatagli
d’un moffro bicorporeo d’ un gatto*
ma con un. fola- capo- ,. dal; Sig. Gio-

va mbatifta Verna noto alla repub-

blica letteraria perXue opere già /lam-
pare-



Articolo IV. 107
paté. Un limile moftro , deferitto già

dal Sig. Dott. Sancaflani , diede mo-
tivo al Sig. Dott. Nigrifoli di dare
alla ftampa il Ilio libro delle Con-

fidcrazioni intorno la, Generaziojie de’vi*

venti.

A tutto quello fegue una curiola
defcrizione d’una mola membranofa
veicicolare , e idropilxa dell’utero of-

fervata dal noftro autore in una ca-

gna , alla quale attacca » a guifa di

tanti corollari, le fue riflefiìoni . Vie-»

ne dopo di ciò regiftrata la relazio-

ne d’altra mola ufcita d’una donnap*4$j.
fettuagenaria y fatta al noftro autore
dal Sig. Co. FrancefcoNegrifoli. Al-
tra relazione o fia iftoria de’ mali ep.454,

della morte di Francelca Silva per
un’ovaja viziata e crefciuta, fu par?»

tecipata al noftro autore da un altro»

Cavaliere , cioè dal Sig. March. Uber-
tino LandL

__

.

Propone anche un moftro delcrittoDs4g£.
dal Sig Vogli , lenza capo , fenza cuo-
re , fenza polmoni , lenza braccia «

diafragma , fegato , milza , e gtan-
dule fucceturiate i e perchè avea ra-
gione di dubitarne , fcrifle al fuddet-
to per accertaffene \ e ricorle anche
ad altri per averne tutta la piu Usu-
ra informazione ; anzi al cafo vera-

fi 6 men-
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mente raro , mirabile , e quafi incre-

dibile , aggiunge una fua particolare

informazione

.

Chiude finalmente il libro con una
lettera di un uomo grande , in cui

cerca dal noftro autore , come fi nu-
trifca il feto per I’umbilico . Efpone,
come fegua nell’uovo la fecondazione

del feto. Ragiona, perchè nel primo
principio nulla feoprire fi polfa nell

5

uovo ; come crefcano i vafi umbili-

cali e le altre partì, e quali, e per-

chè prima fi manifeftino : perchè il

cuore apparifca dopo la telta
;
per-

chè i globulettr roffi delfangue dopo
fi veggano : fe il feto nell’ utero ha
qualche proporzione con le crifalidì

delle farfalle : e finalmente dimanda,
quale Ca la fentenza piu probabile del-

lo fviluppo

.

Di quanto pefo e valore fia quell’

opera , noi produrre non poffiam©
piu autorevole teftrmonianza , di quel-

la del piu grande e piu illuminato

Monarca del noftro feeolo , cioè dì

CARLO VI. Imperadore , 11 quale
benignamente la gradì e la lefle tut-

ta , ne lodò l’ autore , e lo regalò di

collana ricca d’oro e medaglione co!

Tuo Auguftiflimo ritratto ; accompa-
gnando il regalo con diploma diftin-

u tanaen-
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tamente onorifico , nel quale il titolo

di fuo Medico di Camera gli confe-

rire e .

ARTICOLO Y.

La vita di S. Grata vergine , Regina

della Germania , poi Principejfa di Ber-

gamo , e protettrice della medesima cit-

tà \ deferitta da Donna Maria Au-
re li a Tassis , Religìofa Benedetti-

na profeta nell' infigne moniftero di S.

Grata di Bergamo ; dedicata agl' Ulti-

jlriff. e Reverendi^. Sigg. Prelati , Ca-
nonici 1 e Capitolo della cattedrale di

Bergamo . In Padova , nella Jlamperìa

di Giafeppe Cornino , per Giovanni

Ballano , 1723. in 4. pagg. 146,

fenza i prolegomeni , col ritratto

della Santa in rame

.

N Olirò iftituto non è qui di ragio-

nare della famiglia àt'TaJfi di

Bergamo r che già fin da piu di quat-

tro fecoli moftra nobili quanto ogni
altra di Lombardia i fuoi principi ;

e che gloriolamente diramatali per
le città e provincie principali di tut-

ta Europa , ha renduto illuftre efa-

mofo appreffo tutte le nazioni il fuo

nome. Sol diremo j che di quella fono

fem-
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ièmpre ufcitì uomini per Iettatura co-
fpicui , e che foli baderebbero a no-
bilitare qualfifia gran nome. II P. Do-
nato Calvi nella fua Scena letteraria de-

gli fcrìttorì Bergamafchì ( a ) ne tefle gli

elogi . Di quelli fiorì nel fècolo fe-

dicefimo, Criftoforo (£), Cavalier di

S. Jago, il quale, oltre a un'Orazione
a’ Principi d’Italia * fafciò un Diziona-

rio tofcano , non ancora compiuto ,

che ferbavafi appretto Ercole Tajfo ,

detto il Filofofo , nipote fuo di fratel-

lo . Ma di Ercole { c }, coetaneo del

gran Torquato , fu effai piu eftefa la

fama ; del quale abbiamo molti com-
ponimenti alle ftampe , sì in profa

che in verlb redi FaufiiuOy religiofo del-

l’ordine di S. Francefilo, teologo, itte-

rico , oratore , e poeta di molto no-

me , d’una gran parte delle cui ope-
re ci dà il P. Calvi Cd) il catalogo , e al-

la cui diligenza noi fiamo tenuti d’

una copiofa e rariffima edizione del-

le JUme tofcane di Cino da Tìfteja (e).

Ma fopra di qualunque altro fi lono-

latti conofcere i nomi di Bernar-
do

f a I In Bergamo , per li figliuoli dì Mare
Antonio 1̂ /J! , 1664. in 4.

i ì pag. tu . (c) pag.324. (<5) p ioy-

\ e ) In Venezia y por Ciò, Domenico Imier-
ti

y. 1589. in 4-
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do Taffo (<r), e di Torquato (b ) , fuo
figliuolo , in fama a lui maggiore ;

Timo e l’altro però di tal fama,, che
nulla a quella fi può aggiugnere per

Te noftre lodi . Giovambatifta , altro

Cavaliere di S. Iago , fiorì nella fine

del medefimo lècolo , e nel principiò

del fufleguente , le cui azioni e im-
pieghi memorabili fian regiftrati nel-

la (oprammentovata Scena lettera-

ria come anche quivi li accen-

na una fua ifforia latina delle guerre

della Fiandra ,> con quello titolo- :

tìijlorìarum tulmultuum Belgicorum libri

ViliL ufque ad annuiti quo pax inter

Hijpani£ Galluque Jaeger ejl firmata ..

Ma al folo fecole decimofettimo ap-
partiene Luigi T'affo , Canonico della

cattedrale di Bergomo , e Vicario
generale delle monache , di cui fa

menzione il P'. Calvi nell’opera fud-
detta (dj r nel catalogo degli Accade-
mici Eccitati . Quelli fu uomo- di
molto credito per fua letteratura ,

perito nelle lingue latina e greca ; ed.

ebbe nome fra’ poeti de’Tuoi tempi

,

alcune fue rime elTendo fiate inferite

in certa raccolta di Ferrara del 1620..

incirca^ benché fenza’l fuo nome .. Ma
un

(a) pag. 84. ( &); pag. 479’.

t c ì P«g- 133* ( à ) par. il. pag p*
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un affai maggior numero tienfi appo
i Tuoi degniffmii pronipoti ed eredi .

Fu il Canonico Luigi fratello di Maf-
fto-, padre di Pietro -paolo , di cui fon

figliuoli i Sigg. Conti Giovanjacopo ,

Luigifferdhiando , e Aleffandrò , in oggi
viventi , e di D. Maria-aurelia

, da
cui fu fcritto il libro , che noi qui ci

fiam prefo a riferire . Ma prima ci

conviene far rimembranza d’una fem-
mina , illuffre aneli’ effa per lettera-

tura, il cui nome da Francefco-ago-
ftino della Chiefa , nel Teatro delle

donne letterate ( a ) , in quel numero fi

regiftra , e nomavafi Pace Tuffa.
Di tal famiglia , non folo per anti-

ca nobiltà , e per gran numero di

fuggetti che per titoli onorifici e per
azioni virtuofe al pari d’ogni altra la

rendono, ragguardevole , ma per uo-
mini di rara e fingolar letteratura ,

iamofiffima , è nata Donna Maria-

aurelia Taffis , monaca del monaftero
di S. Grata in Bergomo, da cui è

fcritto il libro di cui qui favelliamo.

Dopo la lettera con cui a’ Sigg.

Prelati , Canonici , e Capitolo della

cattedrale di fua patria ella lo intito-

la , yiene altra fua lettera al lettore
, in

j : cui

(a) In [Mondavi
,
per Gìctanni Giilardi

5

1610. in S'pg. »7 i.
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coffa note al mondo le ragioni che

a Scriverlo la induffero, e addita gli

autori e lor opere o impreffe o fcrit-

te a mano , dalle quali ha prefe le

notizie, e fu le quali ha fondati i Tuoi

racconti

.

Noi in quello libro non vogliam
farci a difaminar e decidere certi

punti appartenenti all’iftoria antica.

dell’Italia ne’ tempi dell’ imperio di

Roma , i quali forfè non ne riporte-

ranno tutta 1’ approvazione dagli e-

ruditi. Solo andremo da quell’opera

qua e là fcegliendo alcuni patti , e

proponendo alla matura confiderazion-

del lettore alcune maffime di virtù

criftiaae , che la pia religioni , con
elegante femplicità, vadiffeminando_,

e opportunamente inferendo a’fuoi

racconti -

, e ciò con grande frutto di

chi legge , e non Udo fenza tedio , ma
con diletto indicibile ancora.

Affai giuflo è quel fentimento , con P,v"*

cui dà ella principio alla prefazio-

ne : „ Ella è si fcaduta a’ giorni no- »
ftri la divozione verfo de’ Santi anti- „
chi , che fe la loro felicità cìipendef- ,,

fe dal folo accidentale degli offequj „
che loro rendiamo , non farebbero „
sfortunati che per aver anticipato a „
nafcere } e continuato per Io lungo „

,; corfo
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„ cbrfo di molti fecoli, a guifa diflef-

„ le benefiche, a Spargere fopra di noi

„ le loro benigne influenze . Così dun-

,, qite quegli fteffi motivi che dovreb-

„ bero maggiormente obbligare la no--

,, lira gratitudine, quegli fletti , dico#

,, ci rendono più fconofcenti , facendo

,, che noi non apprezziamo quelle gra-

„ zie che ci fanno, perchè le godiamo
,, già da gran tempo, e perchè ci fono

j, divenute familiari ...... Noi non ab-

„ biamo altro preteflo a cui ricorrere

3> per noftra difcolpa , fè non il dire

,, che di noltro naturale iflinto fìamo

„ portati dietro alfe novità , e che una

5, fantità effe di prefente folgoreggia

„ (òtto de’noftri occhi , ha più di for-

,, za per fare delle impreffioni fante nel

3, noflro cuore Ma nè meno in

3, quello rifletto troviamo abbaftanza di

„ che fcufarci r poiché è egli giuflo ,

„ che per quello s’ abbandoni il culto

3, de’ Santi antichi , come fè effi non

3, follerò più anziani amici di Dio
,, e come fè dal loro zelo non doveffi-

3, mo riconofcere lo flabilimentoe pro-

j, pagazion della noflra fede ?
“

Ma facciamoci a conftderare alcu-

ni luoghi della fletta vita . Quella
dotta religiósa narrando le applica-

-

zioni continue di S. Grata in conver
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tire gl’ idolatri alla fède di Grillo , p.29.

così dice.* „ Il fuo ardentilfimo zelo »
niente rifparmiava di ciò che potè- »
va contribuire alla fàlvazione del fuo »
profilino . Ella come illuminata dal- »
Io Spirito fanto, per conofcere il va- »
lore d’un’ anima creata ad immagine n
e fomiglianza di Dio , e rifcattata jj

col fangue preziofo di Gesù Crifio

noftro Salvatore, era tutta applica- »
ta ad un sì degno mini fiero , lènza »
prendere alcun rìpofò , lènza gufiate >*

alcun altro piacere. Di buòn grado 5 >i

averebbe fparfo tutto il fuo fangue ,»

e data la propria vita
,
per rapirne ,,

una fola dalle mani dì quel fiero ne-

mico del genere umano- Ma giacche „
quello non le veniva permeilo , go- ,*

deva almeno di tormentare fé fletta ,,

con afpre penitenze , e d’ immergerfi „
in un mar di dolore e di pianto, af- „
finche le anime a lei sì care ufciffe- ,„

ro daU’abìflò della loro cecità ec.
“

Nel capo V. inducendo il padre di

S. Grata , a psrfuaderla al matrimo-
nio per fini politici e mondani , di- P 34*

poi foggiugne : ,, Così parlava un n
Principe idolatra , le cui vedute non ”

andavano più lontane , che di render- n
fi gloriofo nel mondo, d’ immortala- n
re il fuo nome , ed i pregi della fila w

» nobi-
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nobile llirpe . Così parlano ancora

„ molti tra Criftiani , che rendendoli
affai più colpevoli di lui

,
perchè il-

j, luminati col lume della fede, con e-

3, norme latrocinio tolgono a Dio i lo-

3, ro figliuoli, divertendoli dal fuo fer-

s, vizio
, e dalla profelfion religiofa a

3> cui fono chiamati
, per darli al mon-

33 do; coprendo intanto un’azione così

33 indegna col pretefto fpeziofo d’effere

33 a ciò guidati dalla forza del loro

3, amore . Ma quanto fia infu (fidente
3> quella loro foufa , ben fi vede in molti

33 padri di famiglia , che benedetti da
33 Dio con un buon numero di figliuoli ,

33 fcelgono tra quelli i piu fgarbati e

3> difettofi , per dedicarli a Dio nella

3> Tanta religione ec.
“

Breve ma vera è quella malfima
P-39* polla nel medefimo capo: Sempre o-

ra , chi fempre opera bene , ed alla pre-

jetiza di Dio. In poche parole altresì

P-a 8. altra malfima porge a noi d
T
una fona-

ma importanza , nel capitolo che fe-

gue , dove efagerando l’ ardente defi-

derio di S. Grata , d’ajutar tutti , di-

ce, che dove non giungeva colla voce ,

procurava di giungere coll'efempie , ec.

p,6i. Nel cap. VII- deferivendo il zelo

di S. AUeida in proccurare la conver-

fion del marito dal gentilefimo , fog-

giu-
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ghigne : ,, Benché il fuo zelo fi Iten- „
defle a tutte leanime, più nondimeno 3 ,

lo fentiva ardente per chi ella era più „
obbligata ad amare , fapendo che chi „
non fi prende cura de’ fuoi vicini e „
domeftici , nega la fede , ed è peggio- ,,

re degl’ infedeli
.
Quello fuo nobile „

e ragionevole fentimento può fervìr ,,

di rimprovero a certi zelantoni, che „
fi van logorando intorno ai difetti di ,,

quelle perfone che a loro non appar- „
tengono , trafcurati intanto nel prò- „
curar l’emendazione di quelli che pur ,,'

troppo fi vedono in cafa loro , anzi „
in loro ffceflì ..

“

Degna datamente imprimerli nel-

l’anima e nel cuore di tutti i Criltia-

ni, e principalmente delle perfone ec-

defialtiche , è la malfima la quale fi p 68-
legge nelfVIII. capitolo

. „ Purtrop-

P?x
è vero , che non v è perfona la

5>
più abile per dominare , e più degna
d’eflere àntepolla agli altri , di quel-
la che per effetto d’una fincefà umil-

”

tà fe ne tiene lontana , e vi ripugna:
’

ficcome egli è un argomento infalli-
”

bile della propria infufficienza , anzi
”

di pochiflimo giudizio
,

il pretender-
”

vi ec.
“ M

Il capitolo IX. efpone gli elèrcizj

di S. Grata nelle virtù dette teolo-

gali;
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p ii. gali : „ Elia fu Tempre fedele al Tuo

5, Dio , rendendogli i dovuti oflequ; ,

j, come a prima ed infallibile verità .

» Accrefceva poi ella la fua fede coll’

» aflìdua orazione e colle profonde me»
ditazioni che faceva intorno alle eter-

j, ne verità , dalle quali ne ulciva così

3 , illuminata nell’intelletto e tanto fer-

,, ma nella volontà per voler credere

j, tutto ciò che Iddìo ci ha rivelato per

3, mezzo delle Scritture divine e della

3, fua Tanta Chiefa , che non è fogge!-

,, to di llupore , fe ella colla forza del-

33 le fue parole rifchiarava le menti più

33 renebrofe degl’ idolatri , Ma quello

33 che più contribuiva a perfezionare in

33 lei quella Tanta virtù ? era la mondezza
,3 e purità del cuore ec.

u

p.84 - Non molto dopo : 33 Nel defiderio

33 che noi abbiamo di poflèdere quel

33 bene infinito fcopertoci dalla fede ,

3> e negli sforzi che fa il noftro cuore

33 per giungervi , confifte realmente la

33 vera fperanza, che merita il bejfre-

33 gio d’effe'-e chiamata virtù teologale

.

3) Ella ci ftimòla di continuo ad operar

33 bene , e ci fomminiftra il coraggio ,

33 giacche da lei riconofce il fuo prin>>

33 cipio la fortezza ; laddove la fperan-

33 za illegittima e falfa , ficcome non

>3 ha appoggio ficuro che la follenga ,

„ così
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così non può lungamente fulfiltere , „
e facilmente fi fgomenta e cade a ter- ,,

ra. “

E finalmente ragionandofi dell’amo- p.89.

re di S. Grata verfo Dio , quelli al-

tri rifleflì vi fi leggono. „ Effetti pure „
di quello medefimo amore fu il pian- „
gere ch’ella faceva di continuo

i
pec- „

ca^ti degli huomini , avendole Iddio „
concetto quello dono per grazia fpe- „
ziale. Non poteva l’anjma fua foffri- „
re una villa sì abbomineyole qual’ è „
quella del peccato ; e però Itrugge- „
vali ella in amare lagrime , defideran- „
do di purgare con effe le fordidezze

,,

del mondo. Chi ama da vero Iddio, „
non può a meno di non avere dei fi- „
mili fentimenti

;
e chi non fi rifente

ìy
del vederlo offelò , fi perfuada pure
che è troppo debole il fuo amore per ..

lui. « r ”

A tali fentimenti concordan altrip ic^
da’ quali fi dà cominciamento al
capo XII. „ La giulta mifura ed il

vero contralegno perconofcere fino a
”

qual grado giunga nel nollro cuore
”

l’amore di Dìo, lì prende dall’ amor
”

che abbiamo per il nollro profiìmo .

”

Siccome quelli due amori dipendono
”

da uno lleffo motivo , così crelcono
”

amendue e mancano nell’anima ad
”

» un
”
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,, un medefimo palio
;
e l’uno e l’altro

,,
vanno intrecciati in un folo generale

5)
comandamento ; e però fono uguaU

M mente neceffarj alla noftra falute .

Qui non bifogna punto In litigarli a
fomiglianza d’ alcune anime di balìa

portata , le quali ingannate dalla pro-
pria pacione , fi credono molto avan-
zate nell’ amor di Dio

, perchè fre-
” quentano i fagramenti , fanno lun-
'

ghe conferenze coi direttori , e reci-

,
tano molte orazioni

;
ma intanto fe

’ poi nudrifcono delle ’avverlìoni , dei
” rifentimenti , e fe li sfogano eoo ma-
”

li termini e con motti mordaci , fe
55

ne fanno poco fcrupolo ec.
“

w Ma non finiremmo
,
fe raccoglier vo-

lefiimo tutte quelle maffime , che a
iftruzion dello fpirito fi leggono in

tutta quell’ opera . Sol diremo ,
che

non v’ha pagina , e quali quali non
v’ha linea , dove l’anima crilliana

non incontri qualche nuovo ammae-
lìramento, efpolto con tale grazia e

con tanta efficacia , che va a pene-

trare nel piu interno del cuore , tal-

ché dolcemente infieme e gagliarda-

mente lo conduce alla cognizione dì

eterne verità , e all’amore di oggetti

fpirituali e divini.

Prima di mandare D. Maria-aurelia

que-
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quella fua opera alla pubblica luce

»

la diede a leggere , fra gli altri , a*

Sigg. Giovampaolo Gìupponi e Martin-

antonio Guerrini
, Canonici della catte-

drale di Bergomo, e fuggetti per in-

tegrità di collumi e per letteratura

cofpicui
-

,
i quali, dopo averla letta,

glie la rimandaron ciafcuno con lettera

d’approvazione e di lode : e quelle due
lettere lì fono impreflè dietro alla pre-

fazione dell’opera. Noi qui trafcrive-P-xm*

remo una parte della lettera del pri-

mo, con certezza che al giudicioche
quivi fi dà della ftefla

, fofcriveranlì

tutti coloro che la leggeranno . „ La „
Vita di S. Grata , fcritta da V. R.
con tanta coltura di dire e pietà di „
fenfi , la quale s’è compiaciuta di „
farmi tenere e godere prima che fi „
pubblichi con le llampe

, ben corri-
,,

fponde , e nel pregio della compofi- „
zione alla famiglia da cui V.R. nacque, „
sì rinomata nella repubblica lettetaria

,,
per celebri fcrittori

, ed alla difciplina „
del moniftero in cui vìve , fempre loda- „
to per l’ofiervanza delle fante leggi del-

l’inftituto Benedettino. L’ho letta e ri-
”

letta con tutto quell’agio che la cor-
”

tefe fofferenza di lei m’ha donato , e
”

m’è fempre piu piaciuta , che è il

”

vanto proprio delle compofizioni , la-
”

Tomo XXXVL F „ voro
55
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,, voro di molto ftudio e di molta per.

„ fezione . Quanto al letterario , v’ ho

„ riconofciuto nitore di Itile , chiarez-

3 ,
za di fpiegare , energia d’efprefiione

.

j, Quanto poi alla pietà , io pofso

„ affermarle , che in leggendola ho fèn-

„ tifo nell’anima tenerezza di divozione^

,, e concepiti religiofi fèntitnentiep. •“

ARTICOLO VI,

Due curiofe ìfiorìe fijìco-medkbe del Sigf

Dottore Flamminio Piselli, Mmu
talcinefe ,

Medico collegiale , e Lettore

ordinario di medicina teorica e di no*

temia nella univerfità di Siena.

L’ Autore di quelle iltorie, la pri-

ma delle quali è veramente una
giudiciofa e ben compiuta differta-

zione , è già noto alla repubblica let-

teraria per quello , che noi medefì-

tni ne fcrivemmo nel noltro Giorna-

le ( a ) , riferendo la fua Lettera de'

bagni di Petriuclo. Ora ficcome la dot-

trina e l’erudizione moflrata dal Sig.

Flamminio in quella fcrittura l’ha fat-

to degniffimo d’efler promoffo nella

fua verde età alle due mentovate let-

ture di medicina e di notomia nel ce-
v lebre

( a ) Tom. XXVlII. pag.75

.
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lebre ftudio Sancfe ; cosi egli corri-

fponde ogni dì piu alla comune efpet-

tazione nell’efercizio delle fue incom-
benze , Ciò dimoftrano chiaramente

le prelènti curiofe iftorie , che per ef-

fer brevi e in iftile affai concilo difte-

fe , come appunto ci fono venute al-

le mani per mezzo del Sig. U berte

Benvoglienti , cosile diamo, con una
lettera in fine dal celebre Lancifi ì di
Tempre felice ricordanza , fcritta al

Sig. Dott. Vinelli in congiuntura che
gli mandò quelle due iftorie; la qua-
le ci è paruto bene qui riferire , non
folameate perchè alle medefime ap-
partiene , ma ancora perchè fcorgetr-

dofi da effa il buon concetto che a>-

veva un sì grand’uomo di quello au-
tore, polla ognuno per mezzo di quella
tellimonianza ficnra ricevere le opere
fue con quella ftima che meritano

.

lftoriz Vr/ma .

Benché la natura Tempre lia egual-
mente ammirabile e prodigiosi nel
Tuo operare , e , come bene avverte Pli-

nio ( a ) , a chi attentamente riguar-
da le opere dà lei, niuna colà Sembrar

^ F 2 deb-

( * ) Lib. XI. cap. 3.
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debba imponibile ; contuttociò al cor-

to e debole intendimento umano pa-
iono alcune volte incredibili certe co-

fe , che non così fpeffo accadono ,

ma di rado . E per tanto lodevole il

cortame di far memoria e regiftrare

i piu irfoliti avvenimenti; ed è parte
di buon filofofo indagare di elfi le

piu occulte cagioni , non fidamente
per accrefcere e per ifchiarire l’ifto-

ria naturale , molto ofcura per veri-

tà eziandio a’ di noftri
; ma per to-

gliere ancora quanto fi può dalle men-
ti degli uomini una certa fpecie di

ammirazione , non punto confacevo-

le alla profeffione di filofofo Or que-

lla buona ufanza da’ medici de’tem-

pi noftri pratkaufiìma feguendo io

volentieri , defcriverò candidamente
due cafi, che in quelli ultimi giorni

hanno pafciuto in Siena la pubblica
curiofità.

Cammilla Grazi , di età di anni 3$.

di abito di corpo forte e robufto, abi-

tante nel riftretto del capitanato di

Sinalonga, terra dello flato Sanelè ,

afferma , che il dì go. di novembre
dell’anno 1713. fi riconobbe gravida

per la fella volra , con tutti que?

contraffegni , eh’ erano foliti accop-

piarli con le altre file gravidanze .

Fu
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Fu collante in quella fua opinione fi-

no al fello mefe , non tanto per lo

crefcimento del fuo ventre propor-
zionato, quanto ancora per lo moto
fenfibile e manifello che ella fentiva

del nuovo feto : confeffando fincera-

mente di aver provato per tutto

quello tempo fuori del fuoconfueto
fidamente certi dolori gravilfimi e

continovi nella regione ipogaflrica fi-

nilira , i quali cefl'arono nel fello me-
fe col moto del feto , e col crefcìmen-

to del ventre fenza alcuno fcarico

di umori o di altri corpi ellranei , o
per le vie dell’utero o per altre lira-

de . Tutte quelle mutazioni fecero

credere alla paziente , che gli acci-

denti fino a quel tempo da lei fof-

ferti
,
follerò futi cagionati da tutta!-

tro
,
fuori che da una vera gravidan-

za ; e vie piu fi confermava nella

fua credenza , vedendo ritornati t

fuoi confueti ripurgamenti ogni me-
fe . Continovò per lo fpazio di due
anni in tale flato di cole ; di modo
che - prefcindendo dal tumore mani-
fello e fenfiòile che portava nel cor-

po , non foffrì accidenti o alterazio-

ni tali
, che fodero ballanti per im-

pedirle f efercizio delle fue confuete
faccende e di cafa e di campagna .

F 3 loco-
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Incominciò dipoi a provare qualche
incomodo e qualche dolore /otto l

r

umbilico ;
il quale fi avanzò in bre-

ve a tal fegno che fu conretta a
ricorrere all’opera del certifico

, da
cui le fu prèicritto un medicamento
maturativo al luogo del dolore

, fu

l’idea che l’enfiamento fuddetto altro

non foffe, che uno fcirro in iftatodi

maturazione ;
giacche la donna nul-

la per allora riferì degli accidenti

pafia'ti* della fuppofta fua gravidan-
za*. Dappoiché fi fu fervila per lo

fpazio di un mefe di quello medi-
camento , fece capò» il tumore* tre

dita trafverfe fotto fumbilico , e per
Io corfo di fedici meli in circa diè

fuori del continovo materie feten af-

filile e cadaveriche. Finalmente il dì

24. d’agolto profilino paffato com-
parvero- a faccia dell’apertura foprad-

detta due piccole offa , che eftratte

dal chirurgo fi: riconobbero effere

un omero ed una clavicola di un
pìccolo feto - In quella opperazione

avendo il medefimo manifeftamentc

rinvenuto , che fi conteneva nell<

parti piu addentro del tumore com<
maffa di offa fpolpate , gli forti ne

torlo di quattro altri meff, faccende

jdiverfi tagli, fecondo le occorrenze

dì
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di errarle felicemente tutte , le qua-

li fono tali e tante , che fervono ap-

punto per comporre uno fcheletro

di un piccolo bambino . Notabile fi

è, che per tutto quello tempo mai
non vide la paziente ufcirè per le

ftrade naturali dell’utero , eccettuati

i fuoi ripurgamenti di ogni mefe ,

o marciume, o offa, o altre materie

che nel divifato tumore fi conteneva-

no; ficcome ancora fi dee avvertire,

che dopo terminata l’ effrazione delle

offa fuddette , incominciarono a fluire

liberamente per T accennata apertura
del tumore glielcrementi , de’quali an-

che al prelènte per quella lira la fi

fgrava in forma piu torto fluida che
confidente

,
e non mai per lèceffo ,

rendendoli de’ medefimi piu facile e

piu pronta l’ulcita quante volte fi

comprime la regione ipogaftrica fini-

lira ; nel qual tempo una porzione d’

intellino aperto e corrofo piu lenfi-

bilmente fi affaccia alla fuddetta aper-
tura dell’ addome , la quale è di figu-

ra circolare , di due dita trafverfe in

circa. Notabile fi è in ultimo , che
prefentemente 1

’ utero è di mole mag-
giore dell’ordinario, duro e fcirrofo,

e che la paziente, fuori deirìncomo-
do che ella prova nellufcita contino-

F 4
’ va
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va delle fecce per l’accennata fìttola,

è in iftato tale di falute, che può li-

beramente applicare a tutt’i fuoi con-

fueti eferciz).

I fatti principali di quella iftoria

non tanto gli ho ricavati da un minu-
lo raccontamento fcritto dal Sig. Pie-

tro Luchini, chirurgo di Lucignano,
che ha affittito alla cura

,
quanto an-

cora da un efame rigorofo fatto alla

paziente qui in Siena il dì fei del me-
fe di marzo dell’anno 1718. in cafa

ed allaprefenza delSig.RinaldoBuon-
infegni , Gentiluomo di camera del-

la Sereniffima Gran-principefla , noftra

Governatrice , prefenti i Sigg. Dottor
Crefcenzio Yafelli e Guglielmo Mo-
nich, medico il primo e’1 fecondo
chirurgo della medefima Altezza fua.

Perchè poi un fimi! caffi quanto è fa-

cile ad etter creduto e fpiegato da’

proiettori , altrettanto può incontra-

re difficoltà in chi non è folito legge-

re libri d’ittoria naturale e di medici-

na ; di qui è , che io ho giudicato

ben fatto fcrivere femplicemente i

miei fentimenti fopra di etto, rimet-

tendomi fc-mpre alle fpeculazioni piu

rode e piu mature di coloro i quali

e per efperienza e per dottrina debbo
-venerare come maettri nell’arte noftra.

E pri-



Articolo VI.' 119
E primieramente fupponendo che

la generazione dell’uomo e degli ani-

mali vivipari fucceda mediante il fe-

eondamento di quelle vefcighette -,

chiamate già da’ notomifti uova , le

quali nell’ovaia delle femmine fi ritro-

vano , e reftano , o una o piu alla

volta
,
fecondate dalla piu fottrle e piu

fpiritofa parte dello fperma mafchi-
le ; fioccane ancora tenendo per cer-

to , che le medefime uova dopo la

fecondazione fcendano nella cavità

dell’utero per mezzo delle tube fal-

lopiane : io m’ avvilo , che nel calo

noftro fi fecondaffe uno delle uova
nell’ ovaia finiftra, e da quella calali-

fe nella fua tuba , in cui mi giova
credere, che fi trattenere piu del do-
vere , o perchè la comunicazione dì

lei con l’utero folle turata , o per al-

tra cagione difficile ad adeguarli 5 e
appoco appoco ingroffafle, in quella

guifa appunto che avrebbe fatto nel-

la cavità uterina , fe avelie trovato
libero il palfaggio per penetrare nella

medefima . Riprova di ciò fono pri-

mieramente que’ continovi e graviffi-

mi dolori che provò la paziente per
lo corfo di fei meli nella regione'ipo-

gaftrica finiftra \ imperocché fenza

dubbio eglino nascevano dallo ftira-

F $ mento
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mento troppo violento , che a mifir-

r» del1 creicimento del feto del conti-

novo fi faceva nelle membrane della

.tuba , le quali fono- architettate in

tatguifa , che non poffòno patire lenza,

incomodo un così grande allargamen-
to , nè tampoco foftenere un corpo
4» tanta mole quant’è un. feto di piu
Settimane e di piu meli: . In fecondo
luogo fi conferma quella ipotefi dal
non elferfì mai veduto ufoire per la

ilrada naturale delPutero-corpo alcu-

no eftraneo ». o almeno qualche por-

zione di quel marciume ». o di quegli

umori corrotti , o taluna di quelle

«fia , delle quali per sì lungo tempo fi;

fgrayò per ^apertura. dell’ addome .

Aggiungafi il corfo libero de’ femmi-
nili ripurgamenti che Tempre ha a-

vuto la noltra paziente dopo- i fei.

meli, e Pule ita Tempre libera delPu-
rina, che ci confermano lo fiato dell»,

utero non alterato- in guifa di; aver

potuta contenere per sì lungo- tempo-
un corpo, morto . Riprova finalmen-

te fienra di quello- fatto, fono Pifiorie

anatomiche de feti contenuti; , e cre-

sciuti nella tube fa llopiane che ap-
preso gravi autori fi. rinvengono. Ciò-

luppolco , io m’ immagino , che nel:

tifo noilra crefceffe il feto-fino a tai**

to-
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to che furono fufficienti gli elilillimi

vali fanguigni della tuba che Io con-

teneva , a fomminiArargli il neceffa-

rio alimento , e le membrane di lei

di ftirarlì e di slargarli per contene-

re un corpo che di giorno in giorno

diveniva maggiore
;

il che feguì per
Io fpazio di fei meli : dopo de’ quali

per mancanza a mio credere di que-
lle due neceffarie cìrcoftanze , ma
piu dell’alimento' che di giorno in gior-

no doveva venir meno , a cagione del-

la comprelfione Tempre maggiore, e
del troppo ftiramento de’ vali fangui-

gni della tuba che dovevano fommi-
nìftrarlo

, morì il piccolo infante , e

celiarono tutti gli accidenti della gra-
vidanza , che fino allora la noftra

paziente aveva fofferti. Anzi di piu
incominciò in avvenire la medelima a
rivedere i Tuoi foliti ripurgamenti ,

perdifèttodi quel confumo di fangue
che lì faceva perl’addietro in aumen-
to del feto , Perchè poi quel piccolo
cadavere non veniUé alla luce , ma
iè ne lieffe per lungo tempo nel ven-
tre della madre fenza cagionare alla

medefima que’gravi accidenti, e quel-
le pericolofe malattie alle quali fo-
gtiono effere foggette le fémmine ,
«he non fecondano , ò che ritengono

F 6 nell’
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nèll’utero il feto morto

,
panni, che

lì polla fpiegare nella feguente manie-
ra . Se è vero , come ho provato dì
sopra , che il feto fi contenere nella

tuba , era imponibile , tanto vivo
quanto morto , che egli foffe mai ve-

nuto alla luce per le firade con fue te,
elfendo la comunicazione di lei con F
utero per mezzo: di.un forame tal-

mente angufto,. thè a gran pena con-

cede Fingre/To alla punta di un fottr-

lillìmo Itile . Ed ecco la ragione an-
cora perchè mai non fi è veduto flui-

re umore alcuno corrotto- , o altre

materie dalla vagina . In quanto all’

altre circofianze delle malattie e de-

gli accidenti; da’ quali fu immune la

eoftra paziente dopo la morte del fe-

to , fi può dire che in tanto- le fe-

conde ritenute ed ì feti morti ca-

gionano alle femmine gravitimi ac-

cidenti e pericoìofe malattie , i«

quanto la fufianza uterina ,
per le

fax gran male earnofa
,
e per la mul-'

tiplicità de’ vali d’ ogni fotta , è fot-

topofia alle infiammazioni , alle can-

crene , ed agli sfaceli, malattie tutte

di fummo pericolo-; ficcome ancora

perchè i vafi del medefimo che fi

congiungono tonda placenta ,
fono

tali e lauti, che facilmente ricevono,
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gli umori putrefatti e corrotti conte-

nuti nella cavità uterina; i quali cir-

colando alla rinfufa col fanone della

madre fono 1 occafione di mille fcon-

certi alle donne in firn ili congiunture.

Pollo adunque , che il feto della no-

ftra paziente fi conteneHe , non già

dall’utero, ma bensì dalla tuba ; ne-

eeflariamente mancavano le occafio-

ni piu poflenti- di sì gravi malori; sì

perchè ia medefrma a cagione della

fua poca quantità di vafi , e delia

poca fuflanza carnofa , e meno reg-

getta alle infiammagioni ; fìccome am
cora perchè effendo fiata la tuba per
lo fpaziodi feimefì a dìfmifura dila-

ta ta-e ftirata , non. potevano far di

meno i funi efiliflimi vafi fanguigni
di non effer rimafli flrrati e com-
preffi a tal fegno , che difficilmente

potettero dar ricetto agli umori cat-

tivi , che fi contenevano nella cavità

della tuba per la putrefazione del fè-

to . Ma che fio io a volere pervade-
re per via di ragioni la poffibifità di'

quello, fatto, quando abbiamo piene
le florre mediche di cafì di femmine,
le quali hanno tenuto nel ventre i fe-

ti morti per lo fpazio di meli e dr
anni, de’ quali poi o fi fono fgravate
per l’apertura dell’addome, come

la .
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la noftra paziente , o per Fano , o
per la ftrada naturale dell’utero? Di
tal Torta molte Te ne leggono appred
fa Io Schenchio ( a ) ; non poche nel

Sennerti (b)\ moltiffime nell’Effeme-

ridi dell’accademia de’Curiofì di Ger-
mania ( c ) ; ed un cafo fimile al no-

ftro fi legge nelle Lettere memorabi-
li del Bolifon (d). Radiamo adun-
que piu avanti. Ognuno èperfuafo,

che le carni e le vifcere degli anima-
li, privi che fono di quello fpirito che
in continovo moto le confèrva , e di

quel fugo che dee nutrirle y e in u-

na parola morte che fono, fi putre-

fanno e fi corrompono^, piu predo o
piu tardi y a mifura della quantità e
della qualità degli umori de’’ quali

fono provvedute. Cosi avvenne al no*
ftro feto dappoiché fu morto, per, la

cui corruzione ed infracidamentof che
in lunghiffimo tempo fi fece, forfè per-

chè

(aj Obferv,.r, medie. >ib. 4. de falibiti ,

Obf ». 3. 4. 5. 6. 8. £ & ir.

(*>) Prati. I b, 4. Par.. 2 , eap . j, dr
Partii nullo r & feerm rmnuo ,.

(cj Dee. L. An . Obf, no. De*. IL An±
i Obf;, 174- Dee. IL An., 7* O'bf. 1 37.

Ver.. Ili, An,. 2. &bf. 89. Dee. HI. An.

4 . Oh . 87, Dee • UL
fd) Raccolta icr\<* > p<*&. 3 1 *.
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che di pochi fughi i fuoi vali erano
ripieni , e pochilfima acqua contene-

vano Pe file membrane J due apertu-

re fi fecero nel corpo della madre ;

funa cioè tre dita trafverfe lotto rum-
bilico-, per la quale ebbero l’efito tut-

te le materie contenute nel tumore ;

e l’altra in quella parte d’ in te fiina

che rimaneva piu compreffa dalrae-

defimo , per cui fluirono e di paten-
te fluifcono del continovo le fecce ..

Non iftarà adeflb ad ifpiegare in qual
maniera i corpi e gli umori putrefat-

ti e corrotti logorano e* confitmano i.

vali e le membrane dalle quali fona
contenuti , e fi fanno ftrada per ufcir

fuori come fi vede tuttodì negli afcefi

fi e ne’ tumori fcirrofi che vengono a
capo

;
noniftarò , dico ,, ad ifpiegare

tutto ciò , per mettere in chiaro co-
me ebbe tanta, attività H corpoputre-
fatto e corrotto del noi!ro feto di ca-

gionare le due accennate aperture ,

elfendo là rfcerca di quello fatto trop-

po lontana dal’ mio aflunto .. Bafte-
rammi fidamente confiderare qual fia,

ed in qual parte fia forato ed aper-
to l’intelìino > da cui: fcappan fuori

le fecce . Se fi pone mente al erelo-

mento che fece la tuba nel corfi> di
iti mefi per contenere il feto , fubi-,

to
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to fi rinviene , che neceUariamente
con la fua parte pofteriore doveva
ftar fbpra , e comprimere la piegatu-
ra del colon rafìomigliata da’noto-
mifti alla lettera S- Quivi adunque è

molto verifimile che lì facefle fra loro

prima qualche coalefcenza , é appo-
co appoco della corrosone e dell’ilice-

ramento . Per qual neceffità poi ab-=

bia dovuto il medcfimo interino af-

facciarti all
5

accennata apertura dell’

addome fotto f nmb'ilico
, quando

fappia'mo, che quella parte di ven-
tre viene occupata naturalmente dal-

l’inteftino ileon
,
mi lufingo non elTer

molto difficile a bene intenderli . Im-
perocché nel ere fcere che faceva dì

mano in mano il feto infieme con la

tuba , fi venne a fcanfare di qua e
di là Tileon ; e così perniile a que-
llo nuovo tumore libero il contatto
col peritoneo, col quale appoco- ap-

poco fece unione d coalefcénza
.
Quin-

di a mifura che fi andò fgravando
il tumore per l’apertura già fattta

fotto Y utnbilico , ebbe campo il co-

lon di accollarli alla medefima ; ed
offendo già rotto , di depofitare pef
quella nuova llrada

e

piu breve tut-

to ciò * che li dovrebbe incamminare
da lui per la llrada ordinaria . E dà

fatto
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fatto fe ci rammentiamo che quante
volte fi comprime dalla noftra pa-

ziente la regione ipogalìrica finfilra,

altrettante fi vedono fluire piu affret-

ta gli efcrementi , (libito abbiamo
una ficura riprova di quella verità .

Poiché paffando il colon per quella

regione prima di formare la fuddet-

ta piegatura , ogni buona ragione

meccanica richiede , che fe qui fi com-
prime, fi debba il cord» delle mate-
rie da lui contenute notabilmente
promuovere. Potrebbe adeffo taluno
prender motivo di porre in dubbio
la generazione del noftro feto nella

tuba, daH’offervazione dell’utero del-

la ilbftra paziente , che fi rinviene ,

come diflì nell’illoria
, crefciùto al-

quanto di mole , duro e feirrofo 3

(apponendo $>rfe che quelle altera-

zioni fieno effetti della troppa dimo-
ra , che abbia fatto il feto nella cavi-

tà del medefimo . Io per verità confef-

fo , che farei gran conto di quella
oppofizione , fe nel! iporefi da me
propella non ritrovala le occafioni

chiare e manifelle de’fuddetti Con-
certi r Furono quelle

, fe io non na
inganno , in primo luogo le preflioni

non naturali, che per Io corto dipiu
anni fece all’utero il divifato tumore;

e in
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c in fecondo luogo la mutazione di
fito , e’1 naturale equilibrio perduto
del medefimo: per le quali cofe tutte

impedito il libero corfo agli umori ,

chi che fia comprende benifilmo
, che

dovevano qeceffariamente avvenire
all’utero le accennate alterazioni

;
nel-

la difamina piu minuta delle quali
io non voglio di vantaggio trattener-

mi
, parendomi d’ effermi troppo al-

lungato nello fptegare rozzamente
quella nollra iftoria medica , che per
ellère avvenuta altre volte, per quan-
to ho letto appreffo gravitimi auto-
ri di medicina , non meritava forfè

tanta attenzione.

Iftoria Seconda .

Non è certamente cbfa nuova T

che le femmine dieno alla luce , in-

vece di feti ben formati e perfetti ,

de’ mollri , o de bambini mancanti
di qualche parte, ovvero con taluna

deformata o raddoppiata; eflendone

di cofe fimili ripiene le ftorie medi-

che, e fpecialmenterEffemeridr dell’

accademia de’ Curioft di Germania.
Con tutto ciò io mi perfuado , che

meritevole fia di paritcolare confiderà-

zione
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zione il feto di fette mefi , che parto-

rì qui in Siena la prima volta il dì

31. di marzo del 1717. una giovane .

di età di anni 24 . in circa ,
come

quello che conteneva delle moftruo-

fità , non tanto in uno de’membri fuoi»
.

quanto ancora nelle vifcere del me-
dio e dell’infimo- ventre . Sappiali a-

dunque , che egli nacque vivo , e cani- v

pò per lo fpazio di qualche ora , e’I

piu riguardevole
,
prima che folle dar

to di mano alle oflervazioni per via

del taglio, confifleva nel vederli l’ad-

dome aperto per difètto de’ mufcoli

e degl’ integumenti ,. che in cambio
di elfer congiunti nella linea alba , e

di coprire le vifcere del medefimo ,

flavarto ripiegati e rammarginati tal-

mente di qua e di là nelle regioni ilia-

che , che davano campo di potere of-

fervare comodamente libere eziandio
dalla fottilifllma membrana del peri-

toneo le in teli:ina , il fegato , la milza,
il ventricolo,elcuore ancorayilquale in

vece di ftarfene raccbiufo dentro al

torace, e di efière abbracciato da’pol-
moni, privo e fpogliato del fuo peri-

cardio
,
pendeva fuori appunto dal

luogo della cartilagine enfiforme . I

vali del tralcio erano ripiegati in taf

forma , che egli flava congiunto al

margì-
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margine de’mufcoli e degl’ integu-’

menti verfo l’ilio deliro . Il fegato e-

ra di mole flraordinaria e di figura
infolita , ficcome ancora la milza ,

che raflembrava efattamente la figu-

ra del cuore , llandofene fortemente
connetta col ventricolo pervia di una
membrana comune , che amendue
quelle vifcere diurnamente involge-

va . Tutte quelle cofe fi poffono in

qualche modo capire da chi che fia

,

il quale dia un’occhiata alla lègueftte

tavola con le ingiunte figure ; confor-

me ancora per mezzo di quelle fn-

bito fi vede dove llava attaccato il

braccio finillro, mancante dell’omero,

e nella mano di due dita . Incornine

ciate di poi le offervazioni per mez«-

zo del taglio , fi trovò in primo luogo

il torace notàbilmente deprefiò dalla

parte finillra per mancanza dello fter-

no e del mediaftino , e per la ripie-

gatura mollruofa delle colte di que-
lla banda verfo la fpina , le quali per

la gran depreffione non formavano
lenfibiie cavità; e perciò mancava il

lobo finillro de’ polmoni, che da que-

lla doveva effer contenuto ;
in vece

del quale fi vedeva pendente dal lato

finillro del cuore una piccola porzio-

ne carnofa , che punto non raffem-

bra-
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brava la fuftanza de’ polmoni . Il lo-

bo deliro , il quale era di fuftanza

naturale , di figura in qualche manie-

ra limile ad una foglia di ellera , e

per la mole piu tofto piccolo e de-

preflb , fe ne ftava comodamente fi-

tuato in certa cavità , che formavano
le colte delire j la quale cavità era

chiufa per ogni banda , e fpezialmen-

te verfo l’addome, per mezzo di un»
membrana carnofa , che paflava fo-

pra il rene deliro , llandolene llretta-

mente congiunta co’mulcoli di que-

fto ventre , da quella parte ripiega-

ta. ; la qual membrana attentamente
confiderata , fi trovò non efler altro

che una porzione de! diaframma , il

quale mancava nelle altre fue parti.

Tolte di fito h vilcere che fi vede-

vano fcoperte nell’infimo ventre , fi

oflèrvò una ftraordinaria connellione

fra la milza , il ventricolo , il pan-
create , e ’l fegato : poiché , come ho
accennato di lòpra , una membrana
comune veftiva il ventricolo e la mil-

za , a cui ftava congiunto il pancrea-
te con la fua baie , e col rimanente
del fuo corpo libero e difgiunto fe ne
ftava in contatto col ventricolo , il

quale nel ritorcerli verfo del fegato

abbracciava ftrettamente un picco!

lobet-
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lobetto del medefimo , e in certo mo-
do fe ne flava a queflo avvolto e av-
viticchiato . Seguivano al ventricolo

lé intedina difpoile col folito ordine
naturale , nel primo de’ quali

, cioè

nel duodeno , mettevano foce -, per
mezzo de’ loro condotti, il pancreate
e’1 fegato. Offervate tutte quelle co-

lè
,
pareva a prima vida il nollro

bambino mancante delle reni : ma in-

nalzati con induftria i mufcoli dell’

addome , che di qua e di là nelle re-

gioni iliache davano depredi e ram-
marginati, come ho detto di fopra,
fi rinvennero le reni ancora ne’ luoghi

foliti ; delle quali notabile fu , che loro

mancava affatto la membrana ad ipo-
fa , il rene deliro era di mole mag-
giore affai dell’ ordinario, e tre volte

piu grande del Anidro ; liccome an-

cora erano amendue alterati nella fi-

gura \ imperocché il dedro raffem-

brava un capo di circonferenza qua-
li sferica molto fchiacciato , e’1 fini-

llro una lingua di cane alquanto ine-

guale. Il contrario poi lì vide ne’re-

ni fuccenturiati ; imperocché il Anidro
era il doppio piu grande del dedro,

e ciafcheduno di figura di foglia d’

olivo , con tal divario fra loro , che

il Anidro era piu gracile e piu lungo
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il doppio del deliro ,

pollo di mez-
zo ,

e quali a perpendicolo fra la

grande arteria e’1 rene finiltrofià dove il

deliro fe ne ft.ava a traverlò fra la

vena cava e’1 rene della fua parte ,
a

cui per qualche tratto llava foprap-

pollo e coalefcente. Quelle furono fen-

za dubbio le cofe piu notabili e piu
Angolari che io feppi rinvenire nella

notomia di quello feto; le quali per-

chè io mi 1-ulingo che fi pollano fuf-

ficientemente capire da ognuno che
abbia qualche cognizione delle colè

anatomiche
,
perciò mi altengo di far-

ne un raccontanjento piu minuto ,

ballandomi fidamente accennare , che
de’ cali limili a quello ne ho ritrova-

ti due fino ad ora appreffo Giovanni
N elvigio ( a ) ; uno nell' Effemeridi de’
Curiofi di Germania (è), e un altro
nello Sculteto(c) , non dubitando ,

che altri ancora mollrnofi feti di tal

forta pollano effere Itati in diverfi
tempi veduti . Non è poi al prefen-
te mio impegno il filofofare fopra dì
quella Itoria

,
e indagare le cagioni

piu probabili di tutti i preternatura-
li accidenti accaduti nella formazione

enei
(a) Obfervat. ply/ìfo-mtS'tca . Ohf. 40.
( b) Dee. I. An. 6. (3 7. Obf, 132.
(c) Amtarn, tbirurg. Par. II, Obf. (Sci
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e nel crefcimento di quello moftro :

ma ficcome credo , che tali fcherzì
della natura , operante ftranamente
fecondo le necemtà di molte e varie
circoftanze , fieno ancora alfofcuro
nella loro prima origine appretto a
qualunque fincerò filofofo ; così mi
perfuado, che fuppofto il primo di-

letto de’mufcoli e degl’integumenti
dell’addome, fi renda chiara la mo.
ftruofità delle vifcere fuori del fito

loro, come fopra defcritte fi fono..

Lettera di Moii/ig. Giovanmaria
Lancisi al Sig. Flamminio Pinel-

li, intorno alle due Sopraddette i/lorie

.

Eccellentifs. Sig. Sig. Pac^r. Colendifs.

C OI noft.o Monfig. MalTei ho già fat-

to un lungo ragionamento intorno al

le rare qualità di V. S. Eccellentifs. ed
alla ftima che io giuftamente ne faccio ,

Vorrei poi a feconda del di lei defiderio a-

ver pronta l’opera de non curandis ^umani
corporis agrìtuiiinibui , di cui ho bensì all’

ordine la felva , ma non per anche difpo-

f;a e ordinata la materia a mio piacere :

perocché fono tante e sì rilevanti le occu-

pazioni dalle quali vengo a tempo a tempo
dilìratto, che rade vo te opero e ferivo a

mio genio e piacere . L’anno pattato die-

di fupri le potè infpgl. alla famofa Metal’

* ' lette»
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loteca Vaticana ,• come pure un’opra deno-
tila paludtim effluviis . Adelfo mi conviene
ferive re in materia gelofiflima di alcuni mi-
racoli ; e tengo pur l’occhio e la mano Co-
pra la mia primogenita Dilfertazione de
corde ©* aneu-yfmatibui / onde non Co , fa
il Signore Iddio fi degnerà di donarmi tan-
to tempo di vita e di fallite

, qnanto mi
bifognerebbe per ultimare tutte quante le
ideate mie faccende letterarie.

In tanto rendo copiale grazie a V
7

. S.
Ecceilentifs. dell onore che mi ha compar-
tito , col trafinettermi le due

, quanto ra-
re, altrettanto ben deferitte , fiorie de’ fe-
ti, de’quali alcuni meli fono me ne fu dato
un cenno da cottilo Sig. Dottor Mazzuoli,
ed a lui rifpofi in fuccinto ciò che di am-
bedue i cali (limavo probabile . Nè certa

-

niente, dopo aver letta la dottiffinu parai
frafi fatta da lei al primo cafo

, avrei alca*
cuna cofa d aggiugnervi : tanto è dotta yefatta, e diftefa con metodo chiarilGmo.

Sopra la feconda bensì mi faccio lecito
di notare, che la cagione d-IPelTerfi trova-
ti aperti nel deCcritto feto i due ventri e
per tanto feoperti i vifeeri è fiata probabil-
mente aver la madre nei primo tempo di
fua gravidanza veduto al macello o altro
luogo un bruto fpaccato nel petto e nell»
addome per il lungo

, e fattovi fopra una
forte e durevole ridettone

; poiché ficcome
nafeono per una (Inule cagione ne i feti il
labbro leporino, il difetto di un membro ,e fimili moftruofità

; così non altra credo
Tomo XXXVI. g lori

*
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l’origine dell’ efpofta da lei

;
giacché 9 coni*

ella avverte , quefto gran fenomeno non è

nuovo in natura 9 ma ofTervato da molti au-

tori . V. S. Eccellenti fia pur contenta

del fuo lavoro , voglio dire della maniera

con cui penfa e fcrive ,
per la quale non

potrà mai non piacere a chi ha buon gu-

flo nel noftro meftiere . Si compiaccia fi-

nalmente di credermi ep.

Tav. Defcrizione della favola IIL nella

IH» quale fi rnojtrano le duefitnazioni diverfe

del bambino
?

per mezzo delle quali fi

vedono efattamente in fito tutte le partì

piu mofiruofe del medefimo .

Figura L
A. Porzione di fegato

,

B. Parte di ventricolo,

C. Cuore

,

D. Milza.

E E. Inteftini -

F. Attaccatura del braccio finiftro man*
cante dell’omero.

C. Mano del piedefimo.

Figura IL
A. Fegato.

B. Ventricolo.

C. Cuore.

D. Piccola porzione di milza*

E E. Inteftini.

F. Tralcio.

A R-

I
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ARTICOLO VII.

Lettera intorno a BrìnAefi, del P. D.
Stanisjlao Santinelli Somajco a
S. E. il Sìg. France/:o -gìorgio Ba-
roli dì Firmian, Signor di Cronmez

,

e Meggl ec. ec. Cameriere di S. M.
C. C. (a)

I
L dì di Ferragosto mi metto a
fcrivere, de’brindifi . In un giorno

diftinto da’ bevitori di miglior gulto,
io non poflb fare maggior onore a’
buon vini , che nè deggio abbonde-
volmente bere per irtitu to , nè pof-
fo per la fiacchezza dello ltomaco
fconcertato , nè yorrei per naturale
difamore che ho a eflì . Ma fe par
propria la giornata per prendere a
fcrivere fu tal materia; conofco pe-
rò ch’io non dovea differire fin oggi,
dopo aver promeflò

, ha alcuni me-
fi j a V. E. di farlo

, toftochè da!
mio viaggio mi folli reftituito a que-
lla mia ftanza . L’impegno contratto
in Trento , allorché la prima volta

G Z ebbi

(a) Dopo fcritta quella lettera H Sig.Ba-
ron di Firmian è flato eletto Conlìglier
attuale del Supremo Arcano d’Infpruch
per S.M.G.C.

*
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ebbi l’onor dì conofcervì , e il piacer

di fentirvi ragionare con tanto fenno
e con tanta erudizione , Eccellentifs.

Sig. Baron di Firmian , m’ è fempre
flato a cuore

, e nulla ho bramato
piu che di poterlo adempiere con la

maggiore follecitudine : ma le mie
moleftiflìmè occupazioni non prima
mi vollero permettere di penfare a

foddisfarlo. . Mi compatirà però V.
E. fe tardi adempio al mio dovere;
e per la ftefla cagione fi degnerà com-
patirmi ,

fe fcarfamente e malamen-
te l’adempio. Eccomi dunque un’al-

tra volta nel voftro palazzo in Tren-
to , e di nuovo al difcorfo colti te-

nuto , come avviene che da un par-

lare fi paffa inavvedutamente nell’al-

tro, fopra il miftero de’ brindili.

Certo cóla ftrana , diceafi allora ,

pare a’ giorni noltri il bere che fi

ta alla fallite d’altri. Il vino non può
nè giovare nè nuocere le non a chi ’J

prende: e che vuol dire perciò, che

fi dica, nel prenderlo, di bere all’ al-

trui fanità ? Il famofo Redi nel fuo

Ditirambo fec<j dire a Bacco :

A te brindifi io fo ,

pèrche a me faccia il buon prò .

Ma ella è bene ancor piu ridicola co-

fa , per averne il buon prò a fe Itefi

fo,
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fo , bere al buon prò degli altri. Ri-

dendoli da tutti a quello difcorfo ,

acutamente dille il Sig. Canonico! a)

voftro figliuolo, che a palli di gigan-

te s’incammina fu l’eroico fendere ,

fegnato dalle velligia di S. A. Reve-
rendi!^. Monf il Principe , Vefcovp
di Sacovia , voftro fratello ( b ) , che

egli non prendea maraviglia alcuna ,

che col bicchiere in mano fi dicelìer

ro quelle e piu infipide fanfaluche ,

non dovendoli a chi bee domanda
ragione nè di fatti nè di parole, quan,
do fi fa eh’ è proprio del vino mette-
re gli uomini in una fpecie di pazzia;

e qui citò eruditamente .alcuni luo-

ghi d’ Orazio . Che fe ancora gli

uomini affannati , fenza effer pre-»

fi dal vino , coftumano alle tavola
ancor piu modelle far brindifi agli

amici, tal coftume, dicea , farà di-,

venuto comune a tutti , di proprio
che pare e forlè era , de’ briachi , in-

trodotto a poco a poco dal feconda-
re che doveffero fare gli uomini che
non pativano il vino , le pazzie di
que’che il pativano. Quindi, nonio
le per fare onore alla nazione

, pafsòi

G 3 a di-

la) Il Sig. Leopoldo-ernefio Bar. di Fir*
mian, Canonico di Pallavii e di Trento .

(b) Monf. Jacopo Bar. di Firmian.



ijro Giorn. de’ Letterati
a dire I’ingegnofò Signore , che giudi-

cava che l’origine di tale ufanza fi

dovette a’popoli fettentrionali , i qua-
li per Io freddo del clima piu dediti

al vino , e perciò poco meno che Tem-
pre ripieni di vino il capo , fieno Ita-

ti i primi inventori de’ brindili , ora
comuni a tutte le nazioni d’Europa

.

Feci plaulo ancor io con gli altri ,

come meritava , a quello fottile dif-

corfo , quantunque falfo ; e non pa-

tendomi cofa propria 1’ oppormegli
così alla prima, per inoltrare di anzi

dargli qualche maggiore probabilità,

confettai, che ancora al prelènte del-

le brindilèvoli merci v’ era piu facile

ipaccio tra que’popoli, che altrove;

e mi fovvenne dì apportare i verfi

del Brindili di Pier Safvetti » Itam-
pato ultimamente in Firenze inlieme

co’Brindifi del Malatelti:

Vi ricordo la Tedefca $

Chi vuol dot ber la trefea y

T>a chi fa y prenda il coftume :

foggiungendo , che quello Ipiritofo

poeta non Teppe meglio terminare il

fuo brindili , che faccendo , com’egli

dice , da Latizo cotto . Aggiunfì , che
potea ancora giudicarli loro l’ inven-

zione de’ brindili
, per effere certo ,

che quella voce brindili , o brindefi

,

brin-
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brindefle dice ancora il Salvetti , e

brindis accorciato predò i Poeti, vie-

ne da Germania, come abbiamo dal

Ferrari nelle Origini , approvato an-

cora dal Redi nelle annotazioni a!

fuo Ditirambo . E quella ragione par
che facefle inclinar a quella opinio-

ne Monf. della Cafa , dicendo egli

nella fua bell’ opera del Galateo : Lo
invitare a bere , la qual ufanza , ficcome

non noflra , noi nominiamo con vocabolo

forafiiero , cioè far brindifi . A quelle

mie parole fi rivolfe ognuno verfo il

Sig. Canonico , e parea che fi con-
gratulafie feco , che fi fòlle incontra-

to sì bene col parere d’un sì grand’
uomo . Ed io allora forridendo fog-

giunfi, che pregava però tutti a ri-

flettere , come Io Hello Monf. della

Cala poco lòtto fa dire a quel fuo
buon vecchio.1 Quantunque quejtoBrin-
di/i

, fecondo che io ho Jentito affermare

a piu letterati uomini , fia antica ufanza,

fiata nelle parti di Grecia : e qui fince-

ramente propofi la mia opinione, che
i’ufanza de’ brindifi non da altri avea
prefa l’ origine , che da’ Greci , da’
quali pafsò a’ Romani , onde fu po-
fcia portata ,

dovunque s’eltendeva

l’Impero. Ciò, non avendo allora fil-

mato proprio impegnarmi a piulun*
G 4 gamen-
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mente provare , fecondo la fede da-
ta , moftrerò al prelènte con quella
lettera

.

Non abbifogniamo di erudizione
molto valla e molto recondita

, per
venire in chiaro d’una tal verità. Ec-
covene fubito tal prova, che balla a
fciogliere la quellione . Tullio ( l. I.

in Verr. ) defcrivendo il convito di Fi-

lodamo così dice : Difcumbitur : fit fermo
inter eos , & invitatici-, ut GR/ECO MO-
RE bìheretur . Chi non, vede qui chiaro

il cofiume de’ brindili, legga, come
interpreta quelle ..parole Tediano -

Grandibus , inquiunt ,. poculis , & mera-

cis pqtionibus
, qui non ìntelligunt di Sìa

Ciccronis : & hoc putant gr&co more po-

tare . E/l autem GRGECUS MOS C ti?

Grxci dìcunt ) evpmùi y.wSh/oij.ìvxs cura

merum cyathis libant , falutantes primo

Deos
,
deinde amicosfuos nominatim . Nam

ioties mantm bibunt
, quoties & deoS , &

caros fuos NOMINATIM VOCANT,
Da ciò credo apparire ballevolmente,

come ufavano i Romani falutarfi 1’

un l’altro fcambievolmente , beendo,
eh’ è lo Hello , .che faccendofi brindili

l’un all’altro e che ciò in loro era

pattato da’ Greci . Ma fe quella te-

Himonianza non balla, eccovi fenza

intrigarli in raccogliere quelle de’Gre-

ci,
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cì ,
che fi ritrovano preflo gli autori

che trattano filmili materie , eccovi

dico un brindili formale, con quella

forma di dire , che comunemente fi

praticava da’ Romani, in Plauto nel-

1 o Stico (are. V. fc. 4. v. 3 7.)

Bene v >j
y
bene notabene te

> bene mejbene noftram
etiam Stepbanium

.

Quella maniera così tronca e man-
cante , inyece dell’intera precor vos be~

ne valere
, bene vivere, è , come dicono,

un grecifmo
, che balla a dinotare'

,

onde fia venuta a’Romani l’ufanza di
tal faluto. Nella Iteffa forma Tibul-
lo (l. II. el.\. 11. 3 1 . )

Sed bene Mejjalam , fua quifqtte ad poetila dicat,

Così pure Ovvidio (Fafi. IL v. 637. j

Et bene vos, patria, bene te, pater optime Cafar,

Visite :

come piace a’ critici piu modèrni ,

che fi legga , dove prima con qualche

varietà ,
che però tornerebbe al me-

cìefimo , fi leggeva :

Et bene nos , bene tu
;

ficcome ancora ritorna al medefimo
un altro brindifi in Plauto nel Perita-

no ( att. V.fc. 1 . v. 20.) '

Benemibi , bene vobi

s

, bene amica mea . „

E parimente quell’altro d’Ovvidio ( de

Art. 1. 1. v.601.)
Et

, bette , die
, domina .

.G $ Ma
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_
Ma dunque erano sì fciocchi que'fà-

pientoni de’ Greci, e que’così pru-
denti Romani ? Beendo , eflì ancora
alia fafute d'altri beevano > Furono1

elfi , anzi per lor difgrazia affai piu
fciocchi di noi nel falciarli accecare
da tante fuperftizioni, ma compati-
ti per le loro tenebre ; convien che
dichramoeffer pure fiati guidati da
qualche ragione a introdurre il co-

fiume de' brindili , il che non lo, le

fi poffa dire di noi nelTaverlo voluto
ricever da eflì , e continuarlo- . Per-
ché i brindili preffè noi nulla ligni-

ficano, o ai piu s’ ulano per fegnod*

amore o di rifpetto verfo degli altri,,

e per un atto difcmplice civiltà, pe-
rò non può parere che uno fpropo-

fito , e l'avere conneffe inficine cofe co-

sì difparate, quant’è il bere noi per
bifogno o per difetto , e moffrare al-

trui rifpetto ed amore , e F aver vo-
luto pafefar quello con parofe così

tutt’altro lignificanti , dicendo di bere

all’altrui fanità.Que’ però,da’quali ere-,

ditammo , e da'quali palsò in noi tar u-

fanza,non mi pare,polla la loro falfa re-

ligione,che tanto fpropofitaffero,quan-
do il brindili nella loro credenza era
una fuperftiziofa preghiera , o, direm-
mo noi > un

3

orazione a' Dei per la
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fahite di quello] , al cui buon prò /ì

beeva . Non occorre ridire , quanto
facra cofa folle appreflo i Gentili il

convito e la menfa. Ne fon pieni tut-

ti gli autori ; e li fa , che fu la men-
fa i Dei llelil collocavanlì , e (opra
la menfa come (òpra l’altare , lì fa-

ceano le libarÀ07ii . O fodero o no ,

ovvero fieli fu’Ietti , o collocati fòpra
la tavola i lìmolacri de’Dei , tèmpre,
attefla Ovvidio degli uomini della

fua fuperftiziofa religione ( Fa/2. VI.

v. 306. )

* : menfa cedere adejfe Decs .

Che maraviglia adunque, fe damava-
no quella occafione opportuna dì

pregare da’ Dei , che credeano aver
prefenti

, il bene agli amici , ritro-

vandoli già , fecondo la Ior credenza,
all’ altare ? Se il primo bicchier che vo-
tavano,iI credeano confecrato a Giove
Sofpitatore,o ad altro Nume,che poco
importa

, e così ognun altro a un al-

tro Dio , che maraviglia farà , che col

merito di tale offerta s’avanzaffero a
pregarlo per la fàlute de’ fuoi cari

j
1

Non l’allegria dunque degl’imbriachi,

ma la fupeftizione comune dementi-
li fu il primo autore di quelle pre-

ghiere, onde vennero i noltri brindi-

ci benché io fia perfuafo, che Tufo
G 6 di
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di tali fuperftiziofe preghiere déffe
a molti occafione di rallegrarti fo-

verchiamente col vino . Nell’affegna-

re tale origine a’ brindili , ecco come
vengo ancora a falvare la buona opi-
nione che abbiamo , della prudenza
degli antichi, qual poteano avere tra

le tenebre della loro falfa credenza

.

Ma per idahllire quella mia , che
Itimo piu che femplice conghiettura,
gioverà prima offe rva re , come tale

preghiera era una cofa affatto diver-

fa dalla propinaZione e dalla libazio-

ne , folite praticarli ne^tonviti , ben*
chè quando con l’una, quando con T
altra andaffe unita il piu delle volte .

IT 'af TiUhv de’ Greci, eh’ è il propina-

re de’ Latini , altro non era che il

porgerli l’un all’altro il bicchiero , da
cui avea , chi il; porgea beuto ,

perchè Taltro ancota beeffe
j
onde tal

verbo fu in ufopreffo i Romani non lo-

lo nelle ufanze de’ conviti per lignifi-

care ancora il porgere alcuno ad al-

tri o del fuo' o del cornun piatto

qualche vivanda , ma per lignificare

alle volte generalmente il porgerli di

qualunque cofa. Qiiefto divario era-

vi tra le propincizìoni de’Greci , e quel-

le de’ Romani , che i Greci non li

prefentavano che la tazza vota , do-

P°
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po averla a lor piacere afciugata ,

perchè l’ amico da quella beeffe ;
ì

Romani non- la votavano prima dì

porgerla , ma prefa parte del vino ,

con l’altra parte all’amico la porgea-
no . Nè folamente aleggiavano quel

ch’erano altrui per porgere
,
ma be-

uto quanto gli folle piaciuto, dava l’u-

no all’altro il rimanente da bere , fe ve-

ramente con quel del Satirico , Girono,

extrema parte potionìs fpargebat , dee
intederfi , che Trifena ulaffe quella

finezza a Gitone di propinargli , come
dicevano , la coppa . Ma l’uno e T al-

tro coftume fi vede chiaro nella céna
che diede Didone a’Troiani ( SEn. I. v.

741. ) dove la Reina appena portali

a bocca la tazza , la porge a Bizia

,

che , beuto a fuo piacimento ,r la

porge all’altro :

jprimaque libato y fummo tenui attigìt ore y

Titm Bit ice dedit ìncrepitans
,
ilie impiger baufit

Spumantem pateram 5 <& tcto fe proluit auro y

Poft alii pxocere s .

;
Non ho faputo apprelfo alcun ritro-

vare, fe i Romani ufalfero nelle prò-

pinazioni alcuna formula determinata,
e tali folcimi parole ; i Greci , dice il

Bulengero ( de Conv. I. III. £ 19. ),
che .tifavano quelle arpoviya) a*t' na\à

?

propino tibi pulcre , ciò che , fe non folle

trop-
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troppo fofpettare della fede di tutti

i libri , mi farebbe dubitare , fé Ci-
cerone ( Tufo. LI. ) non pulcro CrìtUy

ma abbia fcritto propino hoc pulcre

Criti£ . Ciò di certo raccogliamo da
quello pa(faggio di Cicerone , che i

Greci coftumavano di nominare quel-

lo,a cui erano per prefentare,dopo bea-
to, la tazza; il che non fi farà fatto

da’ Romani
,
altramente non avreb-

be Cicerone , come di cola prefio i

fuoi (frana , che Teramene avelie ef~

predo il nome di Crizia , addotta
quella ragione , che tale era il coltu-

tne de’Greci : Propino hoc , inquit , puU
ero Critu . Nam Grsci in conviviìs fo-

lciti nominare , cuipoculurn traditimifini.

Quando fi beeva l’un dopo l'al-

tro da tutti f convitati , che i Greci
diceano ìv kókhm otieiv , e i Romani bi-

bere a fummo , cioè da quello eh’ era
nel primo e piu onorevole luogo , fi-

no a quello ch’era nell’ultimo; io fa-

cilmente mi perluaderò , che e da*

Greci nella medefima coppa , ognu-
no al vicino porgendola, fi beeffe, e
da’ Romani del medefimo vino anco-
ra , propinandolo l’uno all’altro.', come
non è da dubitarfi, che fifacelfe nel

convito fopra lodato di Didone , in

cui dal primo all’ultima della tavola
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fi bee , ulandò ognuno certamente

al vicino la cortefia T che Didone pri-

ma avea ufata a Bizia, E però cer-

to, che non tèmpre così coftumava-
fi , vedendoli nel Perlìano di Plauto
[aff.V. fc. 2- v, 40.} che al fervovien
comandato di portare in giro il bic-

chiere, e mefcere ad ognuno de con-
vitati :

Age , CIRCOMFER muf(um bifore t DA
uf(ju-9 plenis car.tbaris ~

Predo f una e l’altra nazione erano*

fegno diftinto d’affetto e di buona,
corrifpondenza le propinazioni , lodan-

dofene però l’ufo dal Laurenzi ( Polirti*

L II. dijf. 3 r.J quia ob amicitìam veline-

xmdam vel foveniam . Quindi non le

omettevano gli amanti , come fi ve-
de in Plauto neUa commedia teftè ci-

tata C V- Ai. v. 22. )

—»- hoc mea manus tu pocuJum donata

Ut a^nantem amanti deeet .

E perciò fi querelava colui,nec Giton me
me TRALATITIA PROPINATIO-
NE dìgn.nm judicabat . I grandi

,
per non

difeendere dalloro alto contegno , non
degnavano di limili grazie i fuoi con-
vitati nè propinando agli altri, nè vo-

lendo che altri Ior propinale : ftrapaz-

zo , che rinfaccia a quel giottone

Giuvenale ( fat. V. v. 27. )

— quali-
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— — — quando propinat

Virro tibi
,
/umitque tuis contatta labsìlis

Pocula ?

Dal fofpetto di quella poca ftima
de’ Tuoi convitati allolve però Mar-
ziale quell’ Erme con quel pungen-
tifiìmo fiale ( 1.11. epigr. 4s. )

i$)atcd nulli calicem tuum propinai *

Humans facile Herme
,
non fupsrbe .

Intorno al tempo delle propinazìcni,

dirò di credere , che ognuno ufiafle

agli altri tal cortefia, quando a lui

piacefle. Nel Perfiano di Plauto alla

ficena ultimamente lodata , Toflilo

vota il primo bicchìero fenza porger-

lo ad altri : Lemnifelene al contrario

il primo bicchiero che prende lo por-

ge a Toflilo . I Greci una diltinta

propinazione rilèrbavano al fin. della

menfa
,
detta pbìlotijìam , e il bicchie-

ro a tal fine preparato era pur det-

to pbilotifms • e quell’era il orpoTrintiv

<?t\i7>r<ria.v , con cui veniano come a
dichiararli non folo di partir dalla

tavola buoni amici > ma di piu ftrin-

gere inlìeme la vecchia amicizia . Pal-

liamo alle Libazioni.

Libare lignifica alle volte quel pren-

dere un aflaggio di vino ,
prima di

porgerlo a bere ad altri . Di ciò non
parlo . Io parlo della libazione che fi

facea
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facea in onore de’Dei, e qui fedamen-
te di quella

, che faceafì col vino , e
col vino pretto,, almeno la piu (bien-

ne , implevitque mero pateram ; benché
fi libaflero ancora le vivande

, pren-
dendone il primo faggio

,
e gettando-

lo o mandandolo a gettare o fu l’al-

tare , o fu’l fuoco
, perchè bruciaffe

in onor de’ Dei . Si libava il vino ,

verfandone poche dille per Io piu fu
la me'nfa

,
alcune volte anche in ter-

ra , con che intendeafi farli una fpe-
cie di facrifìcio a quel Dio , in cui
nome quelle dille di vino verfavanfi.
Ghi in onore d’ un Dio facea la li-

bazione
, e chi in onore d’ un altro ,

che da ognuno col nome proprio in-

vocavafì . Così Didone invoca Giove
Ofpitale , Bacco, e Giunone

, a piu
Dei con Io deffo facrifìcio raccoman-
dandoli :

Jupiter
(
bofpitibus nam te darejurat loquuntuf

)

Adffs , latiti* Bacchus dutor
, bona juno

.

Invoca Venere quella laida vecchia
nel Cureulione (all. I. fc. 2. v. 31. )

Venus
5
de palilo paullulum hoc tilt dato.

Dice Afconio fopra citato de’ Roma-
ni , che toties merum bibunt

,
quoties &

Deos
, & caro5 fuor -nominatim vocant ;

Ma io giudico piu todo , che quante
volte beevano il vino fchietto , tante

volte
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volte invocaffero i Dei ; ma non però
così , che non invocaffero i Dei , e non
Jibaffero ancora il vino inacquato .

Leggendoli in Ateneo ( l. X. ) che lino

al terzo, bicchiero li doveano venera-
re i Dei, e làpendoli che i tre primi
bicchieri eran diftintamente a Dei
confacrati ; par che fi doveffe dire ,

che indilpenlàbilmente con ognuno
di efli li libaffé da’ convitati . Non
ottante nell

5

altre volte citata comme-
dia Tofiilo Ipegne le due prime lan-

terne , come dicono i beoni , nè lì

fente menzion di libazione . AI con-
trario Orazio alI’Od. 19. dell. III. con-
facrando il primo bicchiero alla Lu-
na nuova , il fecondo alla mezza
Notte
Da Luna pfopere no tee

Da NoZìis media

.

io fpiegherei piu volentieri che ver-

faffe del primo in onor della Luna ,

e dell’altro in onor della Notte, dei-

tà , non v
5

ha dubbio , l’una e l’ altra

preffo i Romani, di quel che volellì

fpiegare col Dacier , che beeffe alla

fanità della mezza notte , cofa che
mel farebbe credere briaco prima di

bere . Nel fine della cena non lì omet-
teva la libazione , la quale non loia-

mente li faceva a Mercurio , per da
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lui ottenere un Tonno foave , come
pare che alcuni abbiano creduto, ma
ad altri Dei ancora ; leggendoli ad
altri fatta nella piu volte menzionata
cena data da Didone a’ Troiani.

Dal fin qui detto apparifce , che
nè nelle propinazioni , eh’ erano puri

fegni d’amore , tiè nette libazioni

,

ch’e-

rano puri effetti di fuperftizione, al-

cuna cofa v’era effenzialmente con-

netta col faluto, che prima di bere fi

folea fare agli amici . Che però tal

faluto fi praticali di fare , e con che
maniere di dire fi efprimeffe appref-

fo i Romani, l’ho fatto conofcere al

principio di quella letteftì , con l’au-

torità di Plauto, diOvvidio, di Ti-
bullo. Beevafi alfa falute delfamata,
o nominatamente col proprio fuo no-

me accennandola , come nello Stico :

Bene ve bene not^ene te
y
bene me, bene noftraw

et'tam Stepbanium ;

o con nome generico lignificandola ,

come nel Perfiano:
Bene mibi

5 bene vcbis
,
bene atntca me<e .

Si_beeva per i buoni fuccelfi degli a-

mici e de’ perfonaggi cofpicui . Ora-
zio l. III. od 19,

« da , buer , auouris
Murena .

Nè importava che foflèr prefenti co-

loro
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loro , alla cui fanità e profperità fi

beeva . Tibullo al luogo citato fo-
pra:

$edbtne Mejfalr.m^fua quifque adperula dicati
Nomeri ab[enti! fingula verba foneat .

Anzi in aftratto ancora beevano al
buon prò di qualche genere immagi-
nario diperfone non conofciute, fof-
fe per ifcherzo o con ferietà . Così
Toflilo , che non comparifce nè pur
ora per l’ultima volta in quella fce-
na:

T*-— brut et qui inviciet m\hi y
Et et qui hoc gaudet

.

Beevano alla lalute delflmperadore »

Citiamo fant’ Ambrofio ( /. de El &
jejun c. 17.) ove riferifee quanto folca
avvenire negli ftravizzi ancor deTuoì
tempi ; Bibamas , inquinai prò fallite-

Imperatorir , & qui non bìberit
, fit rem

indevotionis Ma per chi non beeva-
no i Segue il Tanto Padre : Bibamas prò
Jàlute exercitnum

, prò comitum viriate ,

pròfilìoramfanitaie.Xunto quelli annuii-,
zj

,
quelli faluti,quelle preghiere

, quel
che le vogliaci ora chiamare, erano-
cala diflinta e dalla propinazìone e
dalla libazione , che primieramente ne:
trovo alcuni, ove non veggo veltigio
nè dell’una nè dell’altra. Òrazio nell’
oda poco avanti lodata domanda al

fervo



quel delja Notte, con l’uno e "con 1’

«litro de quali probabilmente
, come

ho piu (opra detto
, volle libare a

quelle due Tue Deità, nè concili ac-
cenna di voler falutare alcuno; indi
domanda il terzo bicchiero di Mu-
rena augure

, e con quello certamen-
te bee alla fallite e buoni fucceffi del-
1 amico , col bene Murenam

, o altra
equivalente efprelfione

; nè accenna o
di voler libare il vino , o propinare ad
altri la coppa.
Da Duna prcpere nova

,

Da Ncftis medi#
5 da

y puer
y auguris

Murene .

Nè Marziale, per bere alla falutedi
Domiziano

, prende il bicchiero
, che

altro commenfale gli porga
; ma al

fervo immediatamente il domanda .

(/. IX. epigr. 95.)
Addsrc quid cejfas

,
putr

y immortalefalernumì
Quadrante™ duplica de feniore cado .

Parimente Toffilo , che pur di nuovo
entra in ìfcena

, prende immediata-
mente dalle mani del fervo la tazza,
che non per quello fi dirà che pro-
priamente gliela propinale

; e fenza far
•motto di volerla altrui propinare

,
bee alla fallite della brigata e dell’
amica

.

Pe.
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Ptgnium , tarde cyatbos mibi das : cede fané

,

Pene mibi , bene vobis
•> bene amica mta.

Non niego però che fi trovi il faluto

unito ancora con la propinaziotte , Ec-
colo poco dopo l’accennato ora

, poi-

ché lo fteffo iperfonaggio prendendo
il bicchiere , che gli propinava Lemni-
felene } bee al bene degl’ invidio!! e

de’ buoni amici

.

Lemn. Hoc mea tnar.us tua poculum donat ,

Ut gmantetri amanti decet . To . Cedo . Le .

Accipe

.

To . Btneei qui invidnt mibi ì

Et et qui hoc oaudet

.

Fa il faluto alla brigata e all’amica

anche colui che propina agli altri ,

nell’altra commedia che citammo;
Tibi propine decerne afiunde tu tibt inde.fijapis\

Pene pos bene nt;
,
bene te s bene me , bene

noflram etiam Stepbanium .

Si ha da Afconio che tal fallite fi u-

niva parimente con la libazione. Me.

rum cyathip libant , falliiantes primo
Deos , deinde amicos fuos nominatim; e

fi raccoglie parimente da quei verfi

d’Ovyidio altre volte menzionati;
Et bene nos ,

patria
, bene te ,

pater epttme Ctffa%
Dirite , (ujfufo , fint rata verba , mero .

Poiché l’ Heinfio fu quello luogo ,

che fi dichiara di non poter reftar

perfuafo del contrario , non persua-
derà gli altri con tanta facilità , che
qui Ovvidio non intenda ? che beali
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alla fallite d’ Augnilo , ma folo che

fi libi il vino in fuo onore , compren-
dendo lui pure nel numero de’ Lari

,

o de’Gepj , a’ quali fi dovea fare la

libazione , fuffufo mero , Vero è, che
Augullo , ea è chiaro dall’ oda $. I.

IV. d’ Orazio , e da Pione ,
s’ adora-

va ,
e invocava nelle libazioni tra’La-

ri : non ottante fe qui il poeta vuole,

che a lui fi abbia riguardo col bene

te , ch’era la frafe , con cui fi falca-
vano gli nomini , non quella con cui

fi libava a’ Dei , crederemo , che in-

tenda che fi deggia trattare anzi da
Dio , che da uomo ? Oltre che ulàn-

dofi la fletta efpreflione con tutta la

tavola , che s’ufa con Celare : bene

nos , bene te , Cefar ; o a onore di tut-

ta la tavola fi libava , p nè pur fi li-

bava a onore di Celare. Patto innan-

zi ad efaminare un fallito unito in-

fieme con la libazione e con la propi-

nazione. Quello è quello
} che fa Di-

done agli ofpiti Troiani, e a’fudditi

Cartaginefi nel piu volte mentovato
convito . Nell’atto fletto d’ invocare i

Dei, a’ quali dovea Ubare , invece del

fuccinto bene Trojanos , bette l'yrios ,

al che però vuol un interprete che
alluda col chiamare ivi buona Giuno-
ne , fa la Reina una piu magnifica

ora-
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orazione, e piu circoftanziata , fpeci-

ficando il bene che da Giove implo-
rava , ch'era la buona armonia e con-
cordia tra le due nazioni; indi verfk
il vino fu Ia

#

menfa
,
pofcia porge la

coppa a Bizia , e cpsì termina la gran
cena :

Jupiter[befpitxbus namte dare jura ìoquuntur)
Hunc latum Tyri'tfque dierriy Trojaque profeti is

Fffevelis , ncjìrcfque hujus memini/fe minores .

Adfis , latiti# Bacchus dator
, & bona Juno :

Ut vos , o ccttum
y Tyrii , celebratefdvent es .

T)ixit f & in merfa laticum libava honorem :

Primaque libato
, fummo tenue attigit ore y

Twn Bitta dedit ir.crepitans. llle impiger bauftt

Spumantem pateram
, & toto fe prosit auro y

pcfi alti proceres .

Non ho alle mani altri efempi d’an-
tichi . Merita però d’efier addotto
anche quello d’una cena moderna ,

cioè di quella, che l’ eruditismo Li-
pfio tutta all’antica finge d’aver imban-
dita agli amici letterati

. ( Antiq, leci.

I. IH. ) Ivi il Deinio fatta prima la li-

bazione , volendo bere dal bicchiere
con cui avea Ubato , prega , con la

maniera Romana, per la compagnia
e per l’amata : Bene me , bene vos , bene

meam Lauram; e finalmente dopo aver
beuto

,
porge al Lipfio il bicchier da

bere. Non credo , che tutte le volte
che fi beeva , fi facefle ancora faluto

ad
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ad alcuno; e a non crederlo m’induce
Orazio, che fa il faluto a Murena fo-
lamente al terzo bicchiero

. Quanto
piu però era allegro lo ftravizzo , tanto
piu faluti fonperfuafo che fifaceffe-
ro e alla fteffa perfona e a diverfe. Cen-
to ne vuole fatti afe fteffo il medefimo
Oratio ( /. III. od. 8. ) da Mecenate :

Sumty Mdtcenas
t
cyavbos amici

Sofpitìs centum .

Piu comunemente tante volte fi beeva
alla^ falli te d alcuno , s’era perlòna
affai cara

, quante lettere formavano
il fuo nome. Marziale! /. I. epivr.ni. )
Havia SEX CVATHIS, SUPTEM JuJina

bibatur *

QUINQUE Lycas
, Lide QUATTUOR

Ida TRIBQS.
Omni, ab infufo NUMERETUR amica

faUrno .

Nè ciò Solamente ufavafi con fimi!
razza di gente; ma con l’Imperado-
re medefimo dice d’ufarlo lo fteffo
poeta ( l. IX. epìgr. 95. )
Nurc inibì dirfluii ericheut te,CaJati£e

ì'Dtorum
SEXjubeo ryntbotfondereiCAESAR erir.

Colui alla cui falute beevafi
, folea \

effendo prefente
, a chi gli avea dato

quello fegno d’amore, rifpondere con
qualche fegno di gradimento . La
Lemnifelene rifponde eoa un ringra-
ziamento , confeffando , che il bene
Tomo XXXVI. H che
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che Toffilo le pregava*, già le era ita-

to fatto da lui medefima;
Tua faflum opera b?ne omnibus nobts

;

fe leggiamo quelle parole così fenza
alcuna interpunzione

; le quali poco
variano , fe fi leggano ancora così

appuntate;
Tua fa£lum opera : lene omnibus mbis

;

e fidamente la prima parte conterrà

1 fenlo accennato ;
la feconda farà

un diftinto faluto che ella fa a tut-

ti i commenfali prima di bere . Si

rifpondeva ancora con quella felle-»

vole acclamazione , che da tutta la

tavola fi facea a chi beeva: Bene vi-'

vas , come moffra il Lipfio nel libro

iodato; o con queft’altra , che accen-

na il Bulengero nel luogo pure fopra

lodato ; bene canes , Di quella fella

che faceafi a chi beeva, e di quella

fcambievole preghiera a favor di chi

beeva all’altrui buon prò , ne veggo
fegni manifelli in Apulejo ( Metam.
I. X. ) dove di fe ammeffo a quella

tnenfa, come fe foffe fiato conofciu-

to quel ch’era , non creduto quel

che parea, dice, che mentre avida-

mente afciugava quel gran calicione:

Clamor exfurgit confona voce cunclonm ,

SALUTE me profequentium.

Che il bére alla falute d’ alcuno
foffe
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fotte indicio di affetto di/tinto ver/ò
lui, e un argomento che molto pre-
mette la fua fallite , non fi potrà dubita-
re , fe -fi otterverà alla falute di quai
perfone per l’ ordinario fi beette . Ma
di ciò ci fa ancora teftimonianza S.
Ambrofio a! Ijuogo citato, quella ac-
cennando ettere fiata la cagione, per
cui fi beeva alla falute dell’ Impera-

dore : Videtur eiiim non amare Imperato-
rem, qui prò ejus falute non bìberit . E
tanto piu fi dirà

, che quello era fe-
gno d amore

, quanto bifògna confef-
fare

, che quello non tanto era un
faluto che faceafi a un uomo, quan-
to , come ho detto da principio

, una
fuperftiziofa preghiera a’Dei , da’qua-
i s implorava il bene, la fallite ,1 fe-

lici avvenimenti di colui, al buon prò
del quale fi beeva. Per accertare chi
mai ne dubitaffe, quanta- parte avef-
fe in quello fatto la fuperfrizione ,
dovrebbe ballare l’aver inoltrato

, co-
me quella preghiera per l’altrui be-
ne fi facea fpeffo prima o dopo la
libazione , e l’aver addotta l’orazione
di Didone a Giove , che può diri*
una fpiegazione o interpretazione del-
l pfuale bene nos , bene vos. Gli auto-
ri ancora unifcono

, come colè della
med,efima fpecie in tale propolito ,

1*

H z in-
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«Avocazione de’ Dei , e la cortefia lo-

lita praticarli verfo gli amici. Afco-
nio : Merum cyathìs lìbant , falutantes

primo Deos , deinde amìcos fuos nomina-
tion . E Livio ( /. XXXIX. ) Inter pocula

atgue epulas, ubi libare diis dapes, ubi bene

precari mos ejfet. Ma fenzapiu, leve-

rà ogni dubbietà S. Ambrolio nel

luogo citato {de El. & jejun. ) che
pure parla de’ conviti de’Criltiani ,

ma tra’ quali non pare che folle affat-

to abolita ancora ogni fuperftizione

de’ loro antenati : Bibamus prò falute

exercituum , prò comitum virtute
, prò fi-

ìiorum fanitate . Et bxc vota ad Deum
pervenire Judicant ficut illi qui calìces ad

fepulcra Martyrum deferunt , atgue illic

in vefperam bibunt , & aliter fe exandi-

ri pojfe non credunt . O Jlultitiam borni

-

sium , qui ebrietatem facrìficium putant .

A me viene capriccio di inoltrare e-

vidente quella tale fuperftizione dal-

la qualità ancora delle parole , che s’

ufavano comunemente nell’ elprimere

quello voto dell’altrui falute, beendo-

fi . Il bene te non folamente sufava al-

la tavola , ma in altre occasioni an-

cora , quando fi volea fignificare ,

che fi pregavano i Dei, perchè aju-

taffero , e perchè falvaffero alcuno .

Come però quel fervo , dopo aver a’
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fuoi camerate pregata buona falute

,

volendo foggiungere, che efli ancora

il raccomandaflero a’ Dei , e pregaf-

fero i Dei per lui } dice loro : Dica-

tif bene mibi abfenti . ( Mil. aB. 4. fc.

8. v. 30J
Corfervi, confervaque omnei •>

bene valete

vivite .

Biniy qua
fi ? inter vos dteatis & mibi abfinti

tciìnen •

Così il quìfquc dicat ,
bene Mejfalam , dì

Tibullo ;
il dècite , bene ìios , bene te

,

e l’altro die bene domine , di Ovvidio ,

altro non lignificherà, fe non che pre-

ghino i Dei prelidi delle menfe , e Co-

prantendenti , come credea la cieca

gentilità, a’ conviti , per que’che ivi

li accennano . Nè crederò di andar
molto errato , fe dalla forza che han-
no ora nel linguaggio della noftra

Chiefa le voci benedicere e hsneiiBio ,

argomenterò la forza che avellerò

preflo i gentili. Nella decadenza del-

la lingua latina , fatta una fola di due
voci , nulla piu badandoli all’elegan-

za dell’elliplì gramaticale , invece del
bene , dècite

,
me , fe ne fece il benedi-

cite me ; e quefte due voci così accoz-
zate inlieme in un fol verbo

,
per igno-

ranza del volgo , lì prendevano cer-
tamente per continuar a lignificare ,

H 3 Pre-
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fregate ì Dei

, che mi dian del bene ,

Di tal voce fi fervivano ancora i no-
velli Crifliani

, quando domandava-
no a veri Sacerdoti le loro orazioni
al vero Dio ne’ propri bifogni , bene-
die me

\ e i Sacerdoti pronti a farle ,
benedico te , ripigliavano : onde venne
poi , che benedicere e benedìttio altro
non lignifichino che implorare l’ aiu-
to

, la grazia
, l’aflìftenza di Dio , fo-

pra le perfone o cole che con ora-
zioni proprie diciafcuna, e adattate
al bifogno fi benedicono

, come dicia-
mo . Reftò però Tempre un altro li-

gnificato al nuovo verbo benedico , che
convenia

, anche a’ buoni tempi r al-
le due voci divife, quando riprende-
vano infieme

; ed è quel di lodare :

onde diciamo ancora benedir Dio ,

Deum benedicere. Ma un’altra ancora
affatto nuova forza acquiffò nel vo-
cabolario Criftiano

, eh’ è quella di
lignificare altresì il concederli le gra-
zie che a Dio fi domandano, poiché
z\ benedicere foftituendofi forfè per u-
milta da Criffiani il benedicat te Deus,
attribuendoli l’azione di benedire a
Dio, non vuol dire, che Dio preghi
per noi , ma che Dio ci conceda ciò
di che lo preghiamo

. Quella
, fe è

una brieve digrefiìoncella , fi doni

all’
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all’occafione . Retta dunque che ì

faluti, o diciamoli i voti , che fi fa-

ceano nel bere all’altrui fai ute , fode-

ro una fpecie di orazioni fuperftizio-

fe , e per l’ obbietto a cui tendeano

,

e pel tempo, e pel luogo.

Ma intanto chi negherà , che da
quelli voti fuperftiziofi abbiano avu-
to l’origine i noftri brindili ? e che I

noftri brindili altro non fieno che ì

faluti e i voti de’ gentili , depurati
dalla loro fuperftizione ? Andò in difi-

ufo da fe fletta la propinatone
, giu-

dicata cola fchiffofa affai prima che
il maettro delle buone creanze la-

fciaffe fcritto : Nè per mio configlio por-

gerai tu fi bere altrui quel bicchier di

vino , al quale tu arai po/lo bocca , e af-

faggiatclo . Contra le libagioni molte le

ne faran dette a mio parere , e mol-
to li farà Arepitato tra novelli Cri-

ftiani , finché affatto fi abolì un’
aperta fuperftizione, che nonpotria
aver difefa appretto chi avea già co-
nolciuto il vero Dio. E generalmen-
te al certo contra tutte le fuperftìzio-

nì eh’ empiamente rendeano fiacri ì

conviti , ma con molta fpecìalità for-

fè contra quella de’ faluti , io giudico
iftituita dalla Chiefa ( qui nulla dico,
che non è luogo da difaminar tali

H 4 cofe

,
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cofe , con qual efempio ) la benedi-
zione della menfa , che da pochi piu
fi pratica ora, che da’Religiofi. Non
fio , fe così facilmente il perfuaderò
agli altri , come il perfuado a me
rteffo

, confiderando la maniera con
cui fi fa tal benedizione. Il capo del-

ia religiofa famiglia intuona benedici-

te : risponde tutta la famiglia con di-

vota acclamazione benedicite. Ecco il

contrappunto, dich’io, alle follazze-

voli grida dell’ impietà gentilefca be-

ne
, dieite , nos : bene , diede , Adefa-

inm . Per far andare in obblivione
quelle fuperftiziofe acclamazioni , che
fi faceano per torto introdurre l’alle-

gria ne’conviti , iftituì la Chiefa , che
prima di feder alla menfa , i Criftia-

ni s’invitaflero a raccomandarfi l’un

l’altro a Dio , benedicite nos ; al qual
invito feguiffero pofeia le proprie pre-

ci , con le quali fi riconofce da Dio
la grazia della refezione , che dee
prenderli , a lui fi confacra la refe-

zione medefima , e s’ implora da lui

e la loro neceffaria virtù alle vivan-

de , e la fua divina afiìftenza a chi

dee cibarfene . Contuttociò , perchè

tali faluti preffo anche ì gentili erano

effetti d’un amore indifferente , che

dava moto ad una fuperftizione rea;

i Cri-
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i Criftiani non fé ne vollero diftorre

affatto , e certi dì non intereffare in

effi Dio ,
gli confermarono , come (em-

piici atti di officiofità , di allegrezza,

d’ amicizia ,
di riverenza ,

quali , e

nulla piu , fono i brindili delle noltre

tavole.

Mi fi può però dire : Se l’ ufanza

de’ brindili è pallata tra noi dagli an-

tichi Romani, come può efferevero,

che a’ tempi di Monf della Cafa il

far brindili nelle contrade d! Italia non

fojfe ancora , com’egli afferma , venu-

to in ufo ? Ma fi rifletta , rifponderò

,

che ivi l’autore non parla de’ brindili

che s’ufano all’Italiana , ma di que’

che fon in ufo appretto gli Oltramon-
tani . Benché per dir tutto con veri-

tà , non mi lovviene , le mai in alcun

de nolfri autori Italiani io mi fia in-

contrato , ove abbia veduta efpreffa

menzione, 0 onde avelli potuto rac-

corre alcun indicio de’noftri brindili,

o con quello o con altro nome chia-

mati , prima di Francefco-Maria Guai-
terotti , che ftampò i fuoi Ditirambi
in Firenze per Simone Ciotti non à-

vanti il 1628. Perciò non_ ho difficol-

tà a credere ,
che i faluti , fatti all’

amico prima di bere
?

dell’ Italia , o-

ve è chiaro che fi praticavano ancora

H 5 a’
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a’ tempi di S. Ambrosio , veniflero

"finalmente sbanditi e per l’ invettive

de’ Padri , e per eflerfi introdotta la

benedizione della rnenfa , e che rico-

verati' in ficuro pretto gli Oltramon-
tani, di là poi un’altra volta col gi-

rar degli anni in poffetto del lor na-

tivo paefe ritornad'ero con nome fo-

raftiero, e prefo qualche coitume di-

verto fiotto altro cielo . Tal era l’in-

vito, che vi fi univa, quando been-
do alcuno alla falute d’un altro , fat-

to a quello il faluto, dicea d’invita-

re a far il medefimo un terzo de’

fuoi commenfali , il che folea efpri-

mere , o dicendo efprelsamente che
,i’ invitava , o che a lui portava il

brindifi : del che mi ricordo d’aver
fientito a parlare nell’età mia fanciul-

ìefca
,
quando udia a defcrivere qual-

che ftravizzo . Che fie è vero , che
Brìngen , voce Tedefca , onde la parola

Brindifi comunemente derivafi , va-
glia propriamente portare ; io non di-

rò col Menagio nelle Origini della

noftra lingua , che con tal voce fi

voglia far intendere , che fi porti la

fanìtà ; ma piu tolto , che fi porti al

terzo l’invito di bere all’altrui fanità;

fe bene altra ragione , migliore deli’

una e dell’altra di quelle } dell’ufo dì
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tal Voce prelso i Tedefchì apporta

Paolo Minucci nelle fue note al Mal-
mantile (c. 6 . fi. 35* )• Che che lìadi

quello però , come la voce brindili

vien dal Tedefco , così era , o è an-

cora , ch’io noi lo , cofa tutta loro

tal brindili , che Ila un far invito a
bere . Nel faluto degli antichi , falvo

che tutto ciò che lì fa , e li dice nè’

conviti
, e l’ apparecchio medefimo

può dirli un’invito a bere , ed ogni

cofa par , che rifuoni il bibe , au£ ahi,

non ci vegliamo nulla , onde pro-

priamente a fpecie d’ invito debba
riferirli . Piu torto Ipecie d’ invito

dirò la propinatone , che malamente
anche dal Menagio confondeli col

faluto. Imperocché, oltreché di fua
natura l’atto ftelìo di porgere altrui

la coppa è un dare eccitamento a
bere, ed è un porgere da bere, Ubi
propimt , tu bìbas , dicea colui ; ( Afin.

aci. 4. fc. 1. v. 26. ) andavan ancora
unite a tal atto parole , che vera-

mente a bere invitavano . Giuvenale
al luogo fopra lodato dice , che niuno
propinava il bicchier a’grandi , e niun
lor dicea

, che beeflero

.—

—» quando propina?

Vino tibi
, fumitque tuis contatta ìaheìlis

PoCulrìQuis vejirum temerarius ufqut adeo^quis

H 6 Per-
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Perditiis , ut dicnt regi, bibe?

Bidone a Bizia , nel porgere a lui la

tazza , fa animo a tracannarla , co-
in’ egli fece

.

Tam 6ùtia dedit inerepitam :iììe ìmpìger bnu/ìt.

E preffo il fatirico nella fioria della

donna di Efefo
, tant’è invitare, quan-

to farebbe propinare : lpfa porrexit ad
bumanìtem invitantis vietarti manum . U
unirfi però al fallito l’ invito , fia al

fallitalo di corrifpondere , fia ad al-

tri di replicarlo > è una novità nata
di là da’ monti , donde venne tardi

in Italia , e forfè non acquiflò mai
pacifico portello, o il confervò poco
tempo, effendofi totalmente porta ia

difufo , almeno certo alle tavole no-

bili , e dove gentil cortume profeffa-

fi. A’ tempi del Cafa puòeflere, che
quella voce brindili , non ancora af-

fatto addomerticata , valeffe folo tal

fallito unito con l’invito , e per ciò

ei dice bene , che no:i era ancora ve-

unto in ufo. Al prefente certo quella vo-

ce lignifica ancora il folo bere all’altrui

fallite ; e per ciò brindili ancora fi

chiamano quelle poefie , con le qua-
li, fingendo di bere, fi lodano e fa-

lutano quelli , a’ quali li fa il brindi-

li ;
della qual lòrta di poefie è com-

porto tutto il libro VII. delle Rime
del
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del Can. Giovan-Mario Crefcimbeni,
riftampate in Roma 1704. in 12. Ciò
fa , che può non piacere a tutti la

definizione, che del brindili dà il Vo-
cabolario della Crufca, non parendo,
che nè fpieghi bene la natura del

brindifi , nè abbracci tutte le forte

di brindifi *, mentre dice il brindifi

quell' invito , che fi fa alle tavole in be-

vendo .

De’noftri moderni brindifi , come
ora s’ tifano in Italia ,

nè pure direb-

be il Cafa , che fieno verfo di fe biafi-

mevoli. Per verità fe biasimevoli ver-

fo di fe ftefti fofiero oggigiorno , non
avrebbe il Redi fatto nel fuo Diti-

rambo quel fublime , e magnifico
brindifi al Gran-Duca :

Io bevo in fantià ^

Tcfcano ’Rj , di te\

nè il Sig. Crefcimbeni fatti ne avrebbe
a Prelati, a Cardinali, a Principi e
PrincipefiTe. Poiché benché quelli per
trafporto di fantafia , da poeti , fan-
no brindifi fenza edere a tavola , co-
me par che ne faccia in alcune ode
Orazio , e in alcnni fuoi epigrammi
Marziale

; farebbe fempre una licen-

za troppo poetica il fingere un’azione
in fe ideila vituperevole , per far
onore a perfonaggi di sì alto grado.
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Ma non fono già finti , anzi veramen-
te fatti ad un fignorile Itravizzo , i

due brinditi, rapportati dal Sig. Cre-
fcimbeni (Comm. Voi. I. pag. 154. ), I’

uno del Can. Lorenzo Panciatichi al

Cardinal Leopoldo de’ Medici d’or-

dine del Cardinal Giovanni Delfino ,

l’altro dello Iteffo Cardinal de’ Meai-
ci : nomi amendue che ballano ad
afiblvere da qualunque fofpetto d’

indecenza l’ ufo opportuno di tai fa-

luti .

Per confumare interamente la ma-
teria ,

parerà ad alcuno , che rima-
neffe a dir qualche cofa delle tante

inezie ,
che dagli antichi fi praticaro-

no alle tavole , coinè del bere unita-

mente nel medefimo tempo , dello

fcrivere col vino fu la menfa il nome
delle perfone amate , dello fpruzzare

con gli avanzi del bicchiero i circo-

lanti , del gettare l’ultimo refiduo

del vino fui pavimento, che faceano

ancora i Romani , ma con piu arti-

fìcio i Greci , che’l faceano rendere

certo fuono , giuoco che chiamava-
no cottabo , il quale pure in altre ma-
niere faceafi , come fi vede nel Bulen-
gero ( de Conv. I. IILc. 20. 21.). Ma
tali cofe , fchiffofe anche a dirli , nul-

la han finalmente da far co’brindifi;

onde
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onde avendo pur troppo eccèdute le

mifure d’una lettera , farò fine
,
pre-

gando V. E. ec.

ARTICOLO Vili.

Thefaurus novus anecdotorum . Tomus
quintus

,
compleHens SS. Patrum alio-

rumque AuElorum Ecclefiafticorum 0-

mnium fere fecularum a quarto ad deci~

mumquartum opufcula . Prodit nunc

primum JIndio & opera Domni Ed-
munoi Martene & Domni Ursi-
NI Durand , Presbyterorum & Mc-

nachorum Benediclinorum e Congreg.

S.,Mauri. Lutctu Parìforum yec. 1717.
in fol. co!. ig58. lènza la prefazione,

un indice degli opufcolì nel princi-

pio, e uno delle colè notabili neifine

.

F Uori di due o treopufcoli di fcrit-

tori italiani, tutti gli altri , in que-
llo tomocomprefi, fono di fcrittori d’

altre nazioni . Tuttavolta, acciocché
ognuno polla rettare informato dell’

intero dell’opera , troppo importan-
done la notizia, ne riferiremo in rì-

ftretto sì quello che all’argomento de’

trattati, sì quello che al nome, tem-
po , e qualità de i loro autori appar-
tiene.

1. AU
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toì. 1 . 1 . Altercarlo inter Tbeophilim chri

-

ftìamm & Simonem Judeum . Autoredi
quefta difputa fi è Evagrio , che fiorì

nel principio del V. fecolo, e lotto il

nome di lui effa è riferita da Genna-
dio nel libro de illuflribus ecclefie, fcri-

ptoribus al capo 50.e da Marcellino nel

fuo Chronico all’anno 423. Sta ella in-

ferita in un codice del moniftero
Vindocinenfe dove la precedono im-
mediatamente i tre libri di Altercagioni

tra Thaccheo Crifliano ,
e Appollonio filo-

fofo , pubblicati già dal P. Dacherio
nel Tomo X. del fuo Spicilegio ,

ma
fenza nome di autore ;

il quale però
molto faviamente provali dal Dache-
rio, efier vivuto nel principio alme-
no del V. fecolo. Ora i noftri dottif-

fimi Benedettini fo/tengono con mol-
to di fondamento , che Io fteflo Eva-
grio fia autore tanto delle Altercazìo-

nì tra’l Crifliano elfilofofo ,
quanto

di quella tra’l Crifliano el Giudeo • e

che quefta fia come il quarto libro dì

quelle. Le ragioni , che elfi ne alle-

gano ,
pofibn nell’avvertimento che

ne premettono, ravvifarfi.

toì. 1 7 • 2. Commonitorium S. Orientii . Il pri-

mo libro di quefto poema elegiaco ,

fu pubblicato la prima volta l’anno

1600. dal P. Martino Deirio, Gefui-

ta.
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ta , e pofcia inferito nella Biblioteca

de’ Padri. Il P. Marcate avendolo ri-

trovato intero , cioè il I. e’1 II. libro ,

in un codice antichilfimo della biblio-

teca di San Martino di Tours , Io

pubblicò l’anno 1 700. nella fua Cclle-

%icne di monumenti antichi , correda-

to d’annotazioni; e prefèntemente
meglio corretto ha flimato bene di

qui riftamparlo . Chi ha flato S. O-
rienzio

,

non è ben noto . Elfo è bensì

Iodato da Venanzio ,
poeta crifliano,

vivente verfo la fine del VI. fecolo ,

in un verfo della vita di San Martino;

e da Sigeberto , monaco Gemblacen-
fe , nel capo 34. de viris illu/lribus .

Altre cofe erudite intorno a lui ne di-

ce il P. Martejie , sì in quello luogo,

sì nella prefazione
; al quale ci rimet-

tiamo . Dietro il Commonitorio vengo-
no altri pochi verfi di Orienzio , tutti

di argomento facro

.

3 . Sermo B. Aviti
, Viennenfis Arcbie-

(o)

ptftoj ì
, Feria tertia in Rogationibus .

Da quello Sermone di S. Avito due
cofe pofìono apprenderli : l’una , che
le Rogazionì , o fia folenni fupplicazio-

ni , che avanti l’Afcenfione fi celebra-
no nella Chiefa , furono inflituite in

tempo di lui, nojlro f&culo , cioè da S.

Mamerto } che nell’anno 462. tenne la

fede
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fede archiepifcopale di Vienna, ficco-

me altrove riferifce il fuddetto Avi-
ro, fuccellòre in quella chiefa di E-
fichìo , ficcome quelli lo fu diMamer-
to . .L’altra cofa fi è , che nella chie-

fa Viennenfe nella feria terza delle

Rogazioni leggevafi ne’ divini offici

la profezia dì Amos , un luogo del-

la quale prende a fpiegare Avito in

quello Sermone: là dove nell’antico

Lezionario gallicano , che da un co-
dice della chiefa di Luffeul diede il

Mabillone alla luce ;
in detta feria

terza leggevafi non la profezia di A-
mos , ma a terza l’epiftola I. di S.

Pietro ,
a fella la prima di S. Gio-

vanni , e a nona il libro di Judit .

Ma ciò non dee recar maraviglia ,

mentre in tutte le chiefe gallicane non
era Io flelTo ed un folo l’ordine di re-

citare i divini uffici, nè quello di leg-

gere la facra Scrittura , faccendofi

quivi ogni cofa a piacimento de’Ve-

Icovi.
55 - 4. Homilia S. Fau/Hni de Pajftone

Domini . A qual Fauflino debbalì at-

tribuire la prefente Omilia , effendo-

vene piu d’ uno di quello nome fra

gli fcrittori ecclefiallici , non fanno

gli autori di quella infigne raccolta

determinarli.

S- Di-
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5. Diclio ENNODII in natali Lau-.W.jcj.

rentii, Mediolanenfis epìfcopì. L’Ope-
re di Ennodio , Vefcovo di Pavia , fono
Hate pubblicate dal P. Sirmondo .

Quello piccolo Sermone non fi ritro-

va fra effe , come nè meno la breve

Epiftola dello fteffo Ennodio a Venan-
zio , tratta , non meno che f altro ,

da un manofcritto di S. Remigio di

Rems. Morì il Vefcovo Ennodio l’an-

no 5 11.

6. Antìquum Cdendarìum Sanala Ro-
mana Ecclefia . Quanto giovino ad i1-^-6 3.

lultrare le colè ecclefiauiche gli anti-

chi Calendari , molti grand’uomini l’

hanno a fufficienza dato a cono(ce-

re . Il piu antico di tutti fu divulga-

to dal P. Bucherio, Gefuita. Il Ma-
bilione pubbliconne un’altro Affricano,

fcritto già mille anni a lettere capita-

li nel III. tomo degli Analetti . I! P.

Gìo. Frontone , Canonico regolare

della congregazione di Francia, die-

de fuori un Calendario Romano vec-
chio di 900. e piu anni . Un quarto
ne abiamo dal Dacherio nel X. to-

mo dello Spicilegio . Il Baluzio vi s’

impiegò pure con lode . Ma quello
che ora efce in pubblico

, fuori del

Bucheriano, fupera tutti gli altri di
antichità , effendo flato compilato

verfo
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rerfo la fine dal IV. fecolo , o al pia
verfo ì primi anni del V. Una delle

prove della fua antichità fi è , che
effo non ci affegni la folennità di al-

cun Santo pofteriore a Silve/iro Papa,
il quale reggea la chiefa Romana nel

principio del IV. fecolo . Un’altra
prova fi è , che di tutte le felle di
Maria Vergine non vi è notata, che
quella dell’ Affunzione • Una terza ,

che in tutta la quarefima non fia

nominata alcuna feftività , nel qual
tempo , giufta il X. Concilio di To-
ledo , celebrato l’anno 656. nihil de

SanPieruni folemntiatibus , ficut ex anti-

qutiate regulari cautum efi ,
conventi ce-

lebrar

i

. Tre altre prove d’antichità

fe ne allegano , che nel previo avvi-

fo ad effo Calendario poffono da
cialcuno offervarfi . Sono degne qui

di confiderazione le note appoìtevi da’

Collettori

.

cel.% 5 . 7 . Expcfitìo brevis antique Liturgie

gallicane . Sopra quello argomento fi

rendettero benemeriti il Cardinal Bo-
na, il CardinalTommafi , el P. Ma-
billone

.

col. 8 . Ar.tiquus Orda Romanus ad ufum

101 . monajleriorum ab annis circiter mille ac-

commodatus . Il beneficio , che fi ricava

da fimili libri ecclefiaftici , è grande
e fin-
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e fingolare . In quello che ora fi pub-

blica , Ieggefi apertamente , che le

orazioni da dirli nella Meffa dopo 1
’

obblazione , doveano recitarli fecrete,

nullo alio audiente : le quali parole fo-

no ballanti a confutare alcuni ama-
tori di novità , i quali , contra l’ ufo

di tutta la Chiefa Romana , recitano

ad alta voce le orazioni fegrete e Io

Hello canone

.

q. Verterabilis Bedrc , presbyterì & co '
¥

monachi Benedimmi , libri quatuor , in IU *

principium Genefis , ufque ad Natività-

tem Ifaac & ejeciìonem Ifmaelis . Gli

autori del moderno Giornale france-

fe Rampato all Haya ( a ) col titolo

di Europe Savante
, parlando di que-

fto nuovo Teforo di cofe inedite ( b ) ,

dicono , che quelli Comentarj di Beda
fopra la Scrittura erano flati impref-

fi in gran parte nelle Biblioteche di
Padri fotto il nome di Giunilio Afri-
cano , e poi nelle Opere di Beda , al

quale veramente debbono attribuirli;

e che inoltre erano Rati rillampati
tutti interi dal Warthon , in Londra
nel 1693. e che però i noltrì Bene-
dettini non dovevano ne’ loro Anecdo-

ti riftamparli. Ma a quella obbiezio-

ne,
(a) chfi Alexandre de Hfeg ijfart ,

1718.12*
(b) Tern, T. Jan. 1718. p. 127.
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ne, ben preveduta da loro, eglino fi

fono fatti incontro nell’avvertimento,

che in capo di elfi Cementarj hanno
porto , dicendo , che loro era notilfi-

ma la fuddetta edizione del Wartbon , e

che gran pezzo fletterò in dubbio, fe

doveffero riprodurli; ma che la rari-

tà di quella edizione gli avea fatti fi-

nalmente rifolvere alla riftampa di

elfi , maflimamente avendogli colla-

zionati con molti codici, e corretti e

illuftrati in piu luoghi

.

col. io. V'encrabìlis Beda liber in Canti-
-95- cum Habacuc . Il medefimo Beda no-

mina quefto fuo libro nel catalogo
che fa dell’opere fue nell’epitome del-

la rtoria inglefe, Lo indirizzò ad u-

na fua forella , che era monaca ; ma
non fe ne fa nè il nome nè il mona-

. Itero,
co '

i i f Venerabili^ Bed£ Homilu XI.
3 ‘ 3

' Quelle fi poflono aggiugnere all’altre

di lui già ftampate.
f

l
1

2

. Vencr.Bzd/c libellus precum: Quell

381!
opufcolo conila principalmente de*

3 ’

verfetti de’ falmi Davidici . Glifucce-

dono un cantico ritmico, intitolato Canti-

cum gradmm , e altre pie preci del me-
defimo autore

.

eoi. >3* Tbeodulphi , Epifcopi Aurelianen-

399- fis j verfus de luxuria . Il P. Sirmondo
donò
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donò al pubblico le Opere di quello

Vefcovo d’Orleans, tra le quali fono

fei libri di verfi . Nel libro V. di efiì

,

intitolato de feptem vitiìs capitalibus ,

v’ ha nel principio una valla lacuna,

alla quale può rimediarfi in qualche

parte co’ verfi che qui fi produ-
cono .

14 . Hrebani Mauri , Archiep. Mogun- coi.

tini ,
liber de variìs qu&flionìbus adver - 40 j .

fus Jud&os , feu ceteros infidelei ,
velple~

rofque bxreticos judaizantes , ex utroqne

Teftamento cellediis . Quello libro è di-

fettivo nel cominciamento , Sotto il

nome di Rubano Mauro pubblicò già

tempo il P. PJerfrancelco Ghifflezio,

Gefujta, l’anno 16515. una lunga epi-

Ilola contra i Giudei; ma gli uomi-
ni di acuto odorato ben riconobbero,

che quella non era lavoro di Raba-
no , ma piu tolto di Amolone , Ve-
fcovo di Lione , al quale afiegna il

Tritemio nel libro degli Scrittori ec-

clefialtici opus in/igne ad Carolum contra

Juditos , con lo Ilefio principio di quel-

lo dell’ epiftola pubblicata dal Chif-

flezio . In un codice però del monilte-
ro di S. Maria diFontaneto, dell’Or-

dine Ciltercienfe , non fi legge il no-
me di Rabano , nè quello di Amolo-
ne, ma bensì diRatgano. Sarà cura
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degli eruditi l’efaminare , fe a quello,

o ad uno degli altri due debba!! ve-

ramente attribuire 1’ opera foprad-
detta.

IJ. Opufcula qutdam poetica Fiori ,

595’ Lugdmenjis ecclefii Diaconi . Il nome
di Floro , Diacono della Ghiefa di Lio-
ne , è celebre fra gli fcrittori ecclefia-

ftici . Quelli Tuoi ver!! , non mai
per l’ addietro ftampati , fono tutti

di argomento facro ; e da un epigram-

ma fopra il libro delle Omelie di tutto

Vanno
, fcorgcfi quanto poche fodero

le fede de
5

Santi che allora fi cele-

braflero, e avefiero il proprio officio,

riducendofi quelle a quelle de’ Santi

Stefano , Gio. Evangelica , Innocenti ,

Giovambati/la , Pietro e Paolo , Macca-
bei , e Andrea,

S°
'

16, Sermo S. Odonis , Abbatis Clu-
,7 ' nìacenfis , in feflo S. Martini . Un altro

Sermone di quello fanto Abate fi ha
nella Biblioteca de Padri e nella Clu-

niacenfe , diverfo però da quello.

. 17. Sermo S. Odilonis Abbatis in na-

tivitate B. Marie . Odilone fu genti-
‘ luomo dell’ Armenia , dell’ ordine

equeltre , e della famiglia de i Mer-
covj . L’anno 991. fi fece monaco
Cluniacenlè nel moniltero Silvixia-

cenfe} dove di là a quattr’anni fuccedet-

te
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te all’Abate Majolo , e lo reffe fino

all’anno 1049. in cui venne a mor-
te.

18. Sermo cjufdem de fanlìa Cruce . col.

Altre cofe fcriffe quello Abate , che 6*3.

fono alle flampe.

19. Humberti Cardinali’s libri III. ad- col.

verfus Simoniacos . Nel fecolo XI. in- 619.

fettava quali tutte le chielè criftiane

la pelle della fimonia
;
onde ad ella,

fi oppofero validamente molti zelanti

Pontefici , ed altri pii uomini co’loro

fcritti. Uno di quelli fu il Cardina-
le Umberto , nato nella Lorena , e

che giovanetto velli abito monacale
fotto l’abate Ardolfo nel monaftero
Mediano , della diocefi di Toul , al

cui Vefcovo Brunone fu poi così ac-

cetto , che giunto quelli al pontifi-

cato col nome di Leone IX. lo creò Car-
dinale,e lo mandò fuo Legato a Coltan-
tinopoli per reprimervi lo Icifma de*

Greci, contra i quali difputò valida-

mente come da’fuoi fcritti apparifce .

Di quella fua legazione fa menzione il

Cardinale Umberto in quella fua Ope-
ra contra i Simoniaci , fcritta in tem-
po di Arrigo , Re di Francia , che
a i medefimi prellava , affai piu di

quello che conveniva , favore . Gli
ultimi Vili, capitoli del terzo libro

Tomo XXXVII. I fono
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fono mancanti.

col. 20. Fragmentum difputationis adver-
*45 Jus Greca. Non fi puè venire in co-

gnizione de! nome e qualità dell’ au-

tore di quella difputa
,

per eflerne

il frammento , tratto da un codice an-

tico di 600. anni, efiftentenel mona-
ftero di Fleury , mancante di prin-

cipio e di fine . Forti ragioni muovo-
no a crederlo comporto nella fine

dell’XI. fecolo

.

tc*' 21. Odonis , Epifcopi Cameracenfis ,

Hber , feu homilìa de vìllico ìnìquitatis .

Di Odane, Vefcovo di Cambray, e

di quella fu a omìlìa fa menzione Ar-
rigo di Gant , e ’l Tritemio nella lo-

ro opera degli Scrittori ecclefiafììci ; e

però non dee ella attribuirli , come
fi è fatto nella Biblioteca de’Padri ( a ),

all’Abate Odone. Il Vefcovo dique-
fto nome fu eletto l’anno 1105. e

morì l’anno 1113. nel moniftero A-
quicitenfe , dove, rinunziato il go-

verno della fua chiefa, erafi ritirato.

Le lodi di lui fono efprefle nell’

epiflola circolare de i monachi Aqui-
cintenfi , che alla detta omilia qui

è premetta.

g
‘ 22. Guillelmi de Campellis , Epìfco-

I'" pi Catalaunenjis , traSlatus brevis de ori~

ghie

( a ) Tom. XXI. edir. hugiun.
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gine anima . Dì quello dotto Prelato

fanno onorevol menzione Guglielmo,

Abate di San Teoderico ,
Alano ,

Vefcovo dì Aafferra , Pietro Abaelar-

do, e altri. Morì l’anno 1121. e fu

feppellito a Ghiaravalle , celebre per

la dimora che San Bernardo vi fece

.

Sotto 1 nome di lui fi ha nella Bi-

blioteca de’ Padri il Dialogo diunCri-

ftiano e dì wn Giudeo , che però piu

fondatamente viene attribuito dal P.

Gerberon, Benedettino della Congre-
gazione di San Mauro , a Gilberto ,

Abate di Weflminfler . Il fuddetto Gu-
glielmo compendiò i Morali dìS. Gre-

gorio , come , oltre a vari codici , af-

ferifce il monaco Alberigo nella fua
Cronaca .

22. Hugonis a S. Vittore libellus de col.

modo dicendi & meditandi . Il filinolo 883.

Ugone da S. Vittore ebbe la città d’

Ipri per patria; ma comunemente di-

cefi Parigino , perchè efiendofi vefti-

to Canonico regolare nel monaftero dì
San Vittore di Parigi , vifiè quivi ,

fcrifle
, e morì . Sopra la morte di

lui vi ha una epiftola di Otberto ad
un Giovanni, la quale, ricopiata da
un codice Prulliacenfe , è ftampata
nel libro , che riferiamo.

(ol
24 . Hugonis , Archìepifcopi Rbotoma-

g

’

I A gen-
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genfis , dialcgorum %fue qiiì/lionum theo-

logicamm libri VII. Da quell’ opera
dell’ Arcivefcovo Tigone fi ha, che egli

fu Francefe , e non Inglefe , ficcome
alcuni hano penfato ; che egli fu di

Laudivi ,
dove fu educato e ammae-

ilrato; che nacque di parenti nobili;

che fi fe monaco Cluniacenfe
,

il che
pure conferma Orderico Vitali vet-
to ’l fine del XII. libro della fua Sto-

ria ecclefiajlka , ec. ebbe varie cariche

nella fua Religione : fu Abate Radin-
genfe ; e finalmente l’anno 1130. fu

promoflo all’Arcivefcovado di Rohan;
e fu il III. di quello nome. I dialo-

ghi fopraddetti fono diretti a Matteo,
Vefcovo Albanenfe , il quale era fuo

parente

.

tei. 25 . Ejufdem Hugonis traFlatus in He-
1001. xamerò?! fragmentum . Lo indirizza ad

Arnolfo Vefcovo di Lifieus.

CD}'
26 . Vita S. Adjutoris , monachi 'Ti_

loii.rouaifis ,
auciorc Hugone

, Archiepifcop0
Rhotomagenfi hujus nominis terfio, ìpfi Ad_

jutori coìvo . Scrifie egli quella vita di S
Adiutore a iftanza de’ monaci Tiro-"

nenfi, a’quali parimente la indirizza.

fgj. 27 . Algeri Scholaflici liber de miferi-

1019. cordia & juflitia. Algero fuuomodot-
tifiìmo del fuo tempo , e fu Diacono e

poi Scolaltico della chiefa di S. Bar-
tolom-
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tolommeo di Liege . L’elogio di luì

può vederfi nella epiftola
,

che qui

precede il Tuo libro , fcritta da Nic-

colò di Liege

.

Fiorì nell’anno 1 1 30.

28. Vetri Abaelardi Theologia cbri- eoi.

/liana. Ella è in V. libri divifa . Non in-
tanto a’ tempi di Pietro Abaelardo

,

quanto a’ noftri , li fono trovate per-

fone , le quali fi fono ingegnate di di-

fendere la dottrina di lui, che è fia-

ta impugnata da S. Bernardo, e da
altrizelantiffimi cattolici, e condan-
nata da Pontefici e da Conci!; . Egli

rfiedefimo fu coftretto a ritrattarla

piu volte , e l’abiurò anche fincera-

mente verfo il fine della fua vita ,

morendo da buon Cattolico. Di tut-

to quefto reitera ora affai meglio per-

fualo chi leggerà la dotta prefazio-

ne , fatta a quelli fuoi libri di Teo-
logie cri/liana , da’noftri Benedettini

; e

molto piu chiunque leggerà i mede-
fimi libri, ripieni di graffi edetefta-
bili errori. Qui fi vede, che l’Abae-
lardo credeva e inlègnava

, che fi

-

dem Trinitatìs omnes NATURALI-
TER homines babeant . Tanto Rima-
va i filofofi gentili , fino a crederli de-

gni ebe Lidio fi dcgnajfe di rivelare a

medefimi i mifierj della fua fede . Che
non penfa e che non dice poi effo de’

I 3 Pia-
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Platonici? Del loro padre e inftituto-

re Platone fa effo un teologo e un
finto Padre de’piu fublimi che pof-
fa immaginarfi

,
preponendolo in un

luogo allo fteffo Mosè . De’difcepoli
di lui fa tanti criftiani ; e di Socra-
te ne forma un Martire e un Santo

.

Attribuisce all ’Imperador Vefpajìano de’

veri miracoli; e quel che è piu, nell’

alto miftero della Trinità attribuire
al Solo Padre , onnipotentiam ; al Fi-
gliuolo quamdnm potaitiam

\ e allo Spi-
rito Santo nullam potentìam : tutte em-
pie , eretiche , e diaboliche propofi^

zioni

.

29. Tetri Abaelardi Expofitìo in He-

1361 • xameron

.

Quellafpofiiàone fovra il prin-

cipio del Genefi è fcritta fecondo i

tre fenfi. che effo può avere * lette-

rario , morale , e allegorico . La fece

F Abaelardo a petizione della Sua E-
loiffa alla quale nulla poteva nega-

re: ed è probabile, che labbia difte-

fa dopo la fua riconciliazione con S.

Bernardo , da cui era flato fatto

monaco Cluniacenfe
;
poiché parlan-

do in effa intorno a varie cote delle

quali avea empiamente difcorfo nell’

altra fua Opera , non ne tratta qui

della fteffa maniera , ma molto piu

Sanamente , e in maniera che dà a

cono-
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conofcere il fuo mirabile ingegno ed
erudizione

.

30. Pctri Venerabili!
-,
Abbati* CInaia- coi.

cenfis IX. Sermones tres ; il primo de ,( 4i7*

quali è in laudem Sepulchrì Domini;ì\ fe-

condo de S. Marcello Papa & Marty-

re ; e 1 terzo in veneratione quarumdam
rdiquiarnm , ovvero , come nota un
altro antico codice , in receptione reli-

qniarum S.Marcelli Martyris . Intorno al

Venerabile Pietro, IX. Abate di CIu-

gny , e agli fcritti di lui tratta dif-

fufamente Andrea Duchefne nella

Bibliotecca Cluniacenfe , nella quale

proccurò , che follerò imprefle
,
quan-

te Opere di lui gli riufcì di trovare.

31. Excerpta ex Hamelinì de Vcrula- col.

mio , Monaftcrìi S. Albani in Anglia >453-

Priori* , libro de monacbatu. Quello A-
melino di Verulamio, Priore del mo-
naftero di S. Albano martire , fu dì-

fcepolo di Lanfranco Arcivefcovo di

Gantorbery

.

32. Gerccbi , Prepofiti Heicberfper- col.

genfis , tradatus adverfus Simoniacos ; *457»

diretto al Santo Abate di Chiaraval-
le Bernardo . Quell’ autore , per no-

me Geroco , o Gerhoo , fu Canonico
regolare dell’ordine di S. Agoftino ,

e Propofto di Reicherfperg nellatlio-

cefi di Salisburgo, uomo per la fua
I 4 pietà
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pietà e dottrina in fomma ftima e
amore univerfalmente alla Chiefa e

all’Impero . Delle molte cofe , che e’

fcrifle , non c’è altro alle Itampe' ,

che Syntagma de fiatu Ecclefu fub Hen-
rico IV. & V. Impp. & Gregorio VII. non-

mtllifque confequentibus Pontijìcibus ,

pubblicato dal P. Jacopo Gretfero in

Ingolftad l’anno ión. Chronicon Rei-

cherfpergevfis monafierii , imprcffo al-

tresì per cura del Gretfero l’anno me-
dcfimo in Monaco ; ed Exp efitìo in

Pfialmum LXIV. five liber de corrupto Ec-
clefts, fiatu ad Eugenìum III. papam ,

donato al pubblico dal Baluzio nel

tomo V. Mifcellaneorum

.

eoi. 33. Difputatio Ecclefis, & Synagogx ,

*497 - auclore Gìllieberto . Chi fia il Gillieber-

to ,
o Gilberto , fcrittore di quella

difputa , non può fondatamente af-

fèrirfi. Nel XII. fecolo, in cui pare
fcritto il codice ond’ella è tratta ,

fiorirono Gilberto Porretano , Vefco-
vo di Poitiers, e Gilberto , Monaco di

Weftipinfter , che pure in dialogo

fcrilfe la difputa di un Criftiano e di

un Giudeo , dal P. Gerberon pub-
blicata infieme con l'Opere di S. An-
felmo

.

tei, 34. Anonymì traciatus adverfus Ju-
*507 -danti. Nel fecolo XII. molti Scrittori

eccle-
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ecclefiaftici prefero ad impugnare il

giudaifmo. Allo fteffo fecolo deefi at

tribù ire il prefente trattato , fcritto

da perfòna dotta , e verfatiffima nel-

le facre carte . L’età precifa in cui

ferirle , fi ha dalle feguenti parole

a! n. XXXIV. Millefimus centefimus

fexagefimus ,
mcis dico temporibus

,
jam

annus evolvitur ,
ex quo Filìus vìrgina-

lis effulfit in mundo ; e Io fteffo replica

al n. XLVIII.
35. Dialogus inter Clunìacenfem mo- col.

nacbum
, & Cijlercienfem de diverfis u- >569.

triufque crdinìs obfervantììs . L’ autore
di quefto dialogo è un monaco Ci-

ftercienfe , che prima era flato per
lo fpazio di dieci anni monaco Glu-
niacenfe; laonde per difcolpare dalla

nota d’incoltanza quefto fuopaffag-
gio dalfuna all’altra congregazione

?
fcrive il prefente dialogo , dove afsaì

piu del conveniente e delgiufto efal-

ta i monaci di Ciftercio fopra quei
di Clugny. Pare che egli fia flato Te-
defeo

, dicendo in un luogo ,
di effe-,

re flato perfuafo , per quemdam fra-
trum de Aicberfperg > a paffar nella re-

gola Ciftercienfe
; ed altrove afferendo

di aver conferito quefto fuo penfiero

cum Domino ’G. Admuntenfi abbate , ec.

Ora tanto il monaftero Richerfper-

I 5 genfe.
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genfe

,
quanto fAdmuntenlè fono in

Germania , nella diocefi di Salisbur-

go . Inoltre nella III. parte del fuo
dialogo al n. XXV. dice

, che la to-

naca è una velia di lana tefluta fe-

cundum communem ufum tam Latinorum
quam Teutonicorum : le quali parole
lo dichiarano chiaramente per Ala-
manno . Finalmente il modo di pro-
nunziare Clonic.cen/is per Cluniacenfis ,

Roudpertus per Rupertus che altro di-

notano , quam germanioe nationìs ho-

minem \ dicono qui i collettori

.

tei. 36. Eulcgimn Magifiri Johannis Cor-
l(b5 nubìenfis ad Alexandnm Papam UT.

queà Cbriflus fit aliquis homo . Fra 1

molti errori inforti ed agitati fra gli

fcolaftici nel XII. fecolo
,
uno fu de’

piu ftrepitofi quello , che predicò

Pier Lombardo , che poi fuVefcov»
di Parigi , e principe de’ maeftri al

fuo tempo , e però detto comunemen-
4e fino a’noftri giorni il Maefiro delle-

Sentente . Il detto errore , che egli ri-

cavò da’ libri di Piero Abaelardo

fu ,
che Grillo fecundum quod homo non

erat alìquid ; e che il Verbo divino

torpori & anime humane ita unitum fue-

rat , non fecus ac fi indumento veftitum

fuìffet . Notifi nondimeno
, che egli

non. predicò quello errore , come fua
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fentenza ,

nè infegnollo ex profeffo ;

ma folo i! propofe come un punto
che potea nelle fcuole agitarli. Que-
lla opinione però ebbe tali e tanti di-

fenditeli , che a levarla dagli animi
fu necelfario adunare Concili , come
quello di Tours, celebrato da Papa
AlelTandro III. nel 1153. ec. Tra
coloro che di quella falla dottrina

furono infetti , uno principalmente fu
Maeltro Giovanni di Cornovaglia; il

quale però, conofciuto finalmente 1
’

errore , non folo Io abjurò e condan-
nollo, ma di piu Icrifle quella dotta
opera al Pontefice AlelTandro III. ac-

ciocché contra elio impiegafle tutta

la fua autorità . Scrifie poco dopo 1
’

anno 117$.

34. Difputatio interCatholicum & Pa- col.

terinum bxreticum . L’erelia de' Pareri- i 7 °I-

ni ,
detti anche Catari , Pubblicani ,

ec. inforle nel XII. fecolo , e rifufei-

tò gli errori de’ Manichei e d’altri

antichi ereliarchi. Contra loro fi ten-

ne il III. Concilio Lateranenfe fotto

AlelTandro III. e al braccio ecclefia-

co fi unì il fecolare per la eftirpazio-

ne di efla, avendo Tlmperador Fede-
rigo II. pubblicato contra i Paterini

feverifiime coltituzioni . col.

38. Simma Fratris RENERII , de 1755*

I 6 ordinò
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tràine Fratrum Predìcatorum

, de Ca-
tbaris & Lecni/iisfeu Pauferibus de Lug-
duno. Autore di quella Somma è Fra-
te RINIERI SACONI , dell’ordine

de’ Predicatori , eccellente Teologo,
Prima di entrar nella Religione egli

fu. nell’errore de’ Catari e de Poverelli

di Lione , dicendo così nella detta
Somma , con infigne efempio di umil-
tà criftiana : Egofrater Renerius , olim

hxrefiarcha ,
7ime Dei gratin facerdos in

ordine Prtedicaterum licei indignus . Scri-

vono diluì Fra Sili:» Sanele ed altri.

Fiorì nel 1254. * Il Cave nella fua
Storia letteraria degli fcrittori ccclefiafli-

ci a c. 634. dice ,
parlando di lui *

che la fua Stimma de Catharìs & Leo-

nìftis fu pubblicata da Claudio Couf-

ford in Parigi l’anno 1548. e che una
gran parte di elfo libro era fiata pri-

ma inferita nel Catalcgus tc/lium veri-

tatis a c. 431. Non avendo noi detti

libri , non polliamo afficurarci , fò

quella Summa che ora pubblicano »

come inedita ,
i PP. Martene e Du-

rand , fta in parte o in tutto diverfa

dall’altra di già ftampata , o pure fia

la medefìma.
coi. 39 . Tralilatus de h&reft Paupenm de

1777 Lugduno
,
ardore anonymo . Molte co-

fe

OSSERVAZIONE. *
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fe fi apprendono in quello Trattato)

dell’origine, varie fette, coftumi, di-

mora , e altre particolarità di quelli

eretici, degne d’elìer fapute.

40. Dottrina de modo precedei!di con- tc '-

tra b&reticos . Queft’opufcolo mortra l 795 -

effere lavoro di perlona pratica delle

cofe della facra inquifizione , vivente

nel 1272.

41-. Liber de dottrina novitiorum or-

diuis Grandimontenfis . Si ha forte ar-,
’

gpmento di credere , che autore di
1313 *

quella operetta fia flato Guglielmo

Pellicerj
, primo Abate del fuddetto

ordine di Grandmont, tale dichiara-

to da Papa Giovanni XXII. mentre
avanti di lui i Proporti dì Grandmont
godevano fidamente del titolo di Prio-

ri. Il titolo di Abate piu d’una volta

incontrali in quello libro.

42. L’ultimo luogo hanno in que-
fla Raccolta varie lezioni della Difputa

1*^
di Trocheo Criftìano e di Appollonio Fi-

lofofo , pubblicata dal Dacherio nel

X. tomo dello Spicilegio , tratte dalla

collazione del codice Vindocinenfe
;

Chiudono il prefente tomo tre in-

dici utililfimi : l’uno è un dizionario

delle voci latino barbare e llrane che
in tutti e cinque i tomi s’incontrano,

con la dichiarazione della maggior
parte
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parte di effe: l’altro è un indice de’

ctl. luoghi della lacra Scrittura nel pre-
3 93>-fente tomo fpiegati: e'1 terzo è quel-

lo delle cofe notabili in effo com-
prelè.

ARTICOLO IX.

Rimatori Italiani
, ultimamente ftam-

pati ,
le cui opere fono citate nel gran

Vocabolario degli Accademici della Crit-

ica.

4 -

Profe e Rime de'due BuonaccorSI di

Montemagno, con annotazioni ; ed

alcune Rime di Niccolo Tinucci.
AltIllujlrìfs. Accademia di Bra , nel

principato dell' Illuflrifs. Sig. Co. di

Scalengbe e Baldajfano ec.Giovambatifta

Piozzafco . In Firenze , nella Jlampe-

ria di Gìufeppe Marini , 1718. in 12.

pagg. 336. lenza una tavola con 1*

albero genealogico de’ Montemagni ;

e fenza le prefazioni , l’indice del-

le rime , e due orazioni del giova-

ne Buonaccorfo , che in tutto fono

altre pagg. Ixxxii.

p.iii. Uefta notabil raccolta dallo

\J ftampatore è dedicata alla no-^ bile
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bile e dotta ragunanza degli Acca-
demici di Bra , in cui allor teneva

il principato il Sig. Co. Givambatifta

Piozzafco; e del medefimo è ancora

la lettera a chi legge, a cui fifafuc-

cedere la tavola delle Rime . Indi

leggeli la principal prefazione ,
detta-p.xvlù

tura del piu volte ne’noftrì Giornali

nominato e lodato Sig. Canonico ,

Co. Giovambati/la Cafoni ; che l’indi-

rizza al Sig. Co. diBobio, Pìer-igna-

zio della Torre, che a’ titoli eredita-

ti di fua cafa , e ad altri al merito

fuo perfonale conferiti , aggiugne il

titolo gloriofo d’ Iftitutore dell’ acca-

demia degl’innominati di Bra , fra’

quali porta il nome dell’Incoftante

.

Prima di tutto faccendofi a narra-P1 xX’

re, quale fofse la famiglia de’ Monte-

magni , inoltra, quella edere oriunda
da Montemagno , cartello vicino, a Pi-

llola , cui anche per avventura ebbe
di fua balia . Fu ella certamente fra

le cafate primarie di Pirtoja , e vi lì

diftinfe per antichità
, per fortune,

e per piu dignità conferite a’fuoi nella

patria e fuori di erta . Seguendo le

tracce dell’albero genealogico qui pro-
pofto

, pigliafi il principio della nar-
razione da un Gberandò , di cui nac-
que Uberto . Quelli, oltre a /linieri ,

padre
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padre di Currado

,

ebbe altro figlino-

lo , appellato Currado anch’eflo . Di
coftui figliuolo fu Lapo , che trovali

due volte efiere flato Gonfaloniere
in Pilìoja fua patria

;
ed ebbe , ol-

tre a piu altri , due figliuoli : Ghe-
rardo , che Umilmente ebbe il gon-
falonerato di fua patria , e da cui

la famiglia nobile Fiorentina de’ Mon-
temagni viventi difcende; e Buomac-
corso , che fu’l piu vecchio de’ due
dello lidio nome , de’ quali unita-

mente il Sig. Co. Cafottì ci dà le ri-

me.
E qui non è da trafcurareciò che

quel Signore faggiamente ofierva ,

che da alcuni difavvedutamente fo-

no flati confufi quelli Monte-magni di

Pifloja co’ Signori e Cattani da Mon-
temagno di Pifa , che ne’ tempi me-
defimi fiorivan d’uomini per dignità

e per valore cofpicui , attribuendo i

perfonaggi delfuna all’altra famiglia,

per efierfi lafciati troppo facilmente

ingannare dalla lomiglianza de’ co-

gnomi . Tuttoché i nollri Montema-
gni folTer per nafeita cittadini Piflo-

jefi abantico , fermata però avendo
in Firenze la loro abitazione ,

aggre-

gati furono alla cittadinanza di quel

comune , conceduta fin l’anno 1265.

a Cur-
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a Currado figliuol d’Uberto

, aggiun-

tovi uno fpeziale onorifico privilegio

d’ efenzione dalle (olite gravezze e

preflanze . E quello privilegio fu non
molto dopo confermato a Buonaccorfo

il novello ; e ultimamente di nuovo
l’anno 1708. dal Gran-duca Cofano
III. al Sig. Cav. Coriolano e fratelli

Montemagni , degniffimi difcendenti

di si gloriofi antenati

.

Ma venendo al particolare di Bao-

naccorfo di Lapo, in quella prefazione

nulla veggiamo (tabilirfi di certo ,

nè circa la nafcita , nè circa la mor-
te di lui. Oflèrviamo bensì nell’albe-

ro della famiglia fegnarli il fuo gon-
falonerato all’anno 1364. ficchè in quel

torno altresì può lìfTarii il tempo dei

fuo fiorire . Se egli fu
, com’ è univer-

fal fentimento
,
piu giovane del Pe-

trarca , certamente , fe non molto
giovinetto , non potè conofcere M.
Cino ,

il quale del 1336. elfere mor-
to ,

lì ha dall’ ifcrizion fua fepolcra-

le : e però non è sì probabile , che a
lui abbia il Montemagno fcritto quel

fonetto , che nell’ edizion prefente è

,

non il fecondo, ma il terzo, e prin-

cipia :

trondi^SELVAGGIA alcun veto trafporta:

molto

( a
)

Altri leggono Fro.idi (elvaggie .
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molto debolmente ciòconghietturan-
dofi dal nome di Selvaggia

, per Io

cui amore M. Gino canto.
Molto meno egli è da credere all’

afferzione del fuddetto Pilli , che’l
Montemagno abbia fatto in lode di

Dante e di M. Cino , a lor tempo prin-
cipi di noffra lingua , il fonetto che
qui è il XfV. e principia :

Laurea
( a )

dolce e gloriofa fror.de y

del qual /ònetto noi trafcriviamo i

due ternarj.

Jfparfo (b
) } quelgentil mujtcofuono ,

Chefegià tanti ingegni alti e leggiadri

Fiorir per fama fempiterna e bella :

Salvo che or per DUO 5

felici PADRT,
Che in queft

5

età peregrinando fono ,

Voflr' antica virtù fi rinnovella .

Qui dolendoli Buonaccorfo , che hi Italia

mancati fieno que’tanti poeti i quali
Fiorir per fama fempitern.a e bella y .

non veggiamo per quai ragioni abbia-

li a fentenziare, che que’ DUO’ PA-
DRI felici , pe’ quali aliar fi rinnovel-

lava l'antica virtù di tanti ingegni alti e

leggiadri ,
già defunti , intendali effe-

re Dante e Gino anqor viventi ;
men-

tre il noftro rimatore , il quale fir-

mali

( a ) Il Pilli legge Vaurata.

(b) Nell’altre edizioni fi legge Dìfperfo

.
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1

mafx minor d’età del Petrarca , noti

potè, come piu fopra s’ è detto, co-

nofcer Cino fe non nella prima fua

giovinezza nè Dante fe non negli

anni poco piu che fanciullefchi

.

Gi fofcriviamo piu torto al giudi-

ciò del Sig. Co. Cafotti , che , le’l Io-

netto è del maggior Buonaccorfo
,
può

effere che fatto avendolo dopo la mor-
te del Petrarca , per que duo padri

fignifichi Cino Rinuccini e Franco
Sacchetti. Benché non inverifimile a
noi non paja ,

che erto fatti gli ab-
bia in lode di Francefco Petrarca e

di Giovanni Boccaccio, dacuirinno-
vellavafi , o per meglio dire , fi fupe-

rava la virtù antica di coloro che nel

principio di quel fecolo e in tutto il

precedente fiorirono . Che fe’i fonet-

to è del giovane Buonaccorfo , retta-

mente accenna il Sig. Co. Cafotti ,

per que’ duo' padri volerfi intendere il

famofo Giulio de’ Conti , e 1’ amico
fuo Niccolò Tinucci.
A gran ragione lo fterto editore non

approva la narrazione delP. Miche-
langelo Salvi , il quale nel tomo IL
dell Iftorie di Piftoja a car. 149. a fi-

fe rifce , che Venceslao Re de Romani e

de/ignato Imperatore ornò del cingolo mi-

litare il nofiro M. Buonaccorfo : sì per-

chè
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che mai Venceslao non ifcefe in Ita-

lia
,

nè pafsò 1* alpi per pigliare la

corona dell’ imperio : sì perchè , fe

allor vivea Buonaccorfo , enendo in età

preffochè decrepita , non era piu in

iflato d’imprender viaggi lunghi e dif-

affrofi , per riportarne un titolo di

onor vano , e che averte a ornarne ,

piu che la pedona, il fepolcro

.

Figliuol del vecchio Buonaccorfo fu

Giovanni di Montemagno
, il quale an-

ch’ erto lafciò fama illuftre di fe , riu-

fcito ertendo uno de’ primi giurecon-

fulti di fua età; e come tale merita-

to ertendofi d’aver luogo fra gli alle-

gati da Francefco Pepi dopo’l confi-

glio GL. nel to. I. de’ Configli de’due
Sodili (a) a car. 255?. col. i.con que-
lle parole : Joatines de Monte magno ,

civìs & advocatus Florentinus hoc idem

tenuit in uno confi, quodinci. JefuChri-

Jlì atque matris circa faUhm &c. Di
quello Giovanni narranfi dal Salvi fo-

praccitato alcune particolarità , che
ad evidenza > come favolole

, dal Sig.

Can. Cafotti fon riprovate.

Ebbe egli in moglie TaddeadiBar-
tolommeo Tonti , donna di pari nobil-

tà in Piltoja , e d’erta ebbe un fol fi-

gliuo-

(a) Veneti!

s

,
apttd Cueneos /'ratras

, 1571.

in fogl.
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gliuolo , o fi pure altri n’ebbe

, tutti

a lui premorirono : e in quello figliuo-

lo volle ravvivar la memoria del
padre , nomandolo Buonaccorfo . Nel-
l’ albero Ila legnato il nome di Gio-
vanni col titolo di Anziano 1390. non
però apparifce, fé in Piltojao fe in
Firenze abbia egli efercitata tal di-
gnità . Morì egli il dì 5. di luglio
del 1430. in età decrepita

, l’ultimo
del fuo colonnello

, fopravvivuto ef-

fóndo al fuo Buonaccorfo fei meli , me-
no pochi giorni ; e fu feppellito in S.
Croce di Firenze.

Quello Buonaccorfo nel (418. o in
quel torno fposò Lifabetta di Guido
Monelli

, famiglia nobile Fiorentina,
di cui però o non glinacquer figliuo-
li, o gli moriron fanciulli . Nel 1421.
fu giudice del quartiere di S. Croce ;

e lo Ite fs’ anno , il dì 4. di fèttembre,
fu promofio alla lettura di leggi nello
ftudio di Firenze, in concorrenza di
quell Antonio di Roteilo Roteili,a cui,
paflato ad altra fimil lettura in Pa-
dova, venuto quivi a morte

, a me-
moria perpetua del fuo profondo fa-
pere

, nella chiefa del Santo fu fcolpi-
to quell’onorevole epitaffio : Monar-
cha Sapienti£ Antonius De R.oycellis .

M.CCCC.LXXXVI. Die XVI. Decem-
br.
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br. ( a ) . Segnato dì quell’anno mede-
fimo 1421. 11. dicembre fi ha il te-

ttarne ito di fua madre Taddea; dal

che può conghietturarfi , che non mol-
to dopo l’abbia egli perduta . Nel
luglio dell’anno 1428. fufpedito Am-
bafciadore a FiJippomaria Viiconti

,

per fargli , in elecuzion de’ capitoli

della pace ,
reftituir le cartella a que’

di Gampofregofo , i quali, come ami-

ci e aderenti al cotnun di Firenze
,

erano ftati in erta comprefi . Narran-
do ciò Scipione Ammirato il giova-

ne , nelle giunte alle Storie dell Am-
mirato il vecchio ( b ) , lo chiama per
isbaglio Matteo. Finalmente da mor-
te immatura fu rapito a’ fuoi ftudj e

alla fua gloria il dì 16. di dicembre
dell’anno 1429. Iafciando a fe fuper-

ftite l’addolorato padre , fopravvivu-

togli, come dicemmo, fol pochi meli.
Òr

(a) Di quello Antonio Rofello leggaficiò

che ditte nell'Orazione funebre Piero

Baroni, Patrizio Veneto, alior fuo di-

fcepolo , dipoi Vefcovo di Belluno , e

finalmente di Padova ;
e ila impreca

con due altre dello fletto autore, dietro

all’opufcolo del Cardinale Agoftino Va-

llerò Ve cautione adbibendj in edendis

libris ec. ftampato in Padova, per Giu-

feppe Goniino, 1719. in 4, a ear. 1,63.

(b) Tomo II. pag. 1045.



A RTICOLO IX. 21$
Or quello Buonaccorlò , come fi

fcelfe da imitare il padre negli lludj
legali

,
ne’ quai rinfcì quell’ uomo in-

figne , che dal poco fin qui narrato
conghietturare fi può ;

così nel ver-
feggiare fi fe imitatore dell’avolo , co-
me appretto vedremo . Ma in oltre
all’arte oratoria egli applico!!] , e piu
d’ un faggio di fua eloquenza noi ab-
biamo nelle profe da lui nella latina
e nella volgar favella compolle , e nel-

la prefente raccolta imprefTe : e dì
quelle profe noi parleremo in primo
luogo

, giacché da effe il primo luo-
go qui è occupato, cominciando dal-
le latine.

domini Bonaccurfii de Monte magno
ai Dominum Carolum de Malateflis &c.
de Nobilitate traciatus . * In qualche
altro codice, e maflìmamente in uno
della libreria de’PP. dì S. Niccolò di
Trevigi, trovali quello trattato indi-
ritto ad ìlluflrem Principem Guìdanto-
nium Montìsferetrìi Comitem . Che a
piu perlbnaggi fi dedichi dagli auto-
ri un medefimo libro , v’ha degli e-
fempli; e uno fe ne può offervare nel
nollro Giornale

, tomo XIX. a car.
334- di Griftoforo Pedona

, che pri-
ma a Siilo IV. e poi al Doge Gioran-

. ni
* OSSERVAZIONE *
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ni Mocenigc intitolò la fua traduzìon
latina d’ Origene contra Celfo . Ma
ciò via piu di frequente incontrali

appretto certi vili ftampatori e librai,

che , per avarizia , e per ifperanza

di vii guadagnuzzo , mutate le pri-

me pagine all opere qualche anno ad -

dietro da loro impreffe , le fan com-
parire col nome d’un nuovo Mece-
nate in fronte , a cui

,
quafi cofa di

frefco ulcita delle loro ftampe , le pre-

levano . Ma per tornare al Monte-
magno , di quello medefimo trattato

fe ne riferifce un fello a penna nel

Catalogo de’mfs. della libreria pub-
blica di Leyda , a car. 327. col. 2 .

ma v’è guallo il nome dell’autore :

Dìfputatio inter Gajum Cornelium Sci-

pionem de Nobilitate per Bonacrium Pi-

fiorienfem . Dìfputatio ne ducat uxoreyn .
*

Quello trattato è la prima delle pro-

fe latine , a cui di rincontro fi mette
il volgarizzamento con quello titolo:

Trattato dì nobiltà di meffer Buonaccor-

fo di Montemagno . Offerva lo fcrittor

della prefazione , che quella e le due
feguenti profe latine non fon altro

che declamazioni fatte per efercizio

d’ingegno, e per avvezzarlo a ragio-

nare e acconciamente fpiegare ifuoi

concetti . Di tre copie a mano qui
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fi dà notizia ; I’una in Venezia ap-
preso il Sig. Abate Giovambatiita
Recanati; l’altra in Firenze appreso
il Sig. Gar. Antonfrancefco Marmi;
la terza in Trevigi, nella libreria de’
PP. Domenicani di S. Niccolò . Su
la prima sé fatta fedizion prelènte,
che s’ è trovata molto corretta , e u-
niforme alla feconda. Di quello trat-

tato narra l’editore d’aver vedute due
traduzioni nella Strozziana

; l’ una
che porta il nome di Giovanni Laii-

rìfpa , lafciando indecifò, fe quelli lia

il famofo Giovanni Anrifpa , Netino ,

di cui parla il Sig. D. Antonino
( non

Bernardino ) Mongitore nella Eìblìo-

tbeca Sionia ; o pure un altro Giovan-
ni Laurifpa , piu giovane di lui . Del-
l’altra traduzione dice, nella medeli-
ma Strozziana confervarfene tre co-
dici differenti; ma defferlì fervitodi
quello, che nel cod. 250. Ha fcritto
di mano di Giovanni di Jacopo Pil-

li, da lui filmato il migliore
, colla-

zionandolo però con gli altri due

.

D. Bonaccurfii de Monte magno Ora-
tio prò L.Catilina contra M.T.Cicero-
nem . Anche dì quella fi ha nelle fac-
ce oppofte il volgarizzamento con
quello titolo : Orazione di m. Buotiac-

corfo di Montemagno in favore di jL.

Tomo XXXVI. K Cari-
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Carilina mitra M. T. Cicerone . La
latina fu Campata fu una copia trat-

ta dal fuddetto codice della libreria

di Trevigiì il quale eflendo affai /cor-

retto, nè per allora aver potendofe-

ne miglior efemplare , ciò fece che

ella fia poco emendata , e in molti

palli tanto efcura ,
che a gran pena

fé ne può rinvenire il vero fenfo. Ma
pofeia venne fatto all’editore di tro-

varne altra miglior copia nella Stroz-

ziana, fu cui n’ha fatta altra edizion

piu corretta , e la pofe dopo la fua i

P- prefazione . Nella medefima libreria

Ixix. s’è trovata la traduzione fatta Tanno

1 466. da jNiccolò da Riforbole ,
poeta in

que’ tempi di qualche nome, e le cui

rime fcritte a mano fèrbanlì nella

Strozziana fuddetta.
p.142. D. Bonaccur/tì de Monte magno decla-

malo . Lex regia . Donde avuto fiafi

quello componimento che fra le pro-

fe latine occupa il terzo luogo , nien-

te qui fi dice . Fu però traferitto per

opera del P. D. Antonmaria Lazza-

ri ,
Somafco ,

allor maeftro di ret-

torica nel collegio di S. Agoftino di

Trevigi, dalla foprannomata libreria

di S. Niccolò, dove ha quello tito-

lo : Lex regìa : qui bello navali indialo

trior urbem ìnvadit , Pampbilam gna-

tara
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tam regiam uxorem ducat.

Indi le prole volgari fuccedo no, e
la prima comparilce con quello titoio.-p.14S.

Orazione di m. Buonaccorfo di Monte-
magno , fatta per m. Stefano Porcari

,

Capitano del popolo di Firenze
, all' en-

trata de' Signori Priori in filila ringhie-

ra del Palazzo . Quella e le tre faglien-

ti orazioni trovanfi in piu librerie :

qui non s accenna donde elle fieno tra-

fcritte. Non v’ha però dubbio efier

tutte del minor Buonaccorfo , eflendo
fatte per meflere Stefano Porcari

,

Cavaliere Romano , che fu Capitano
e Difenfore del popolo di Firenze dal-
l’anno 1427. il dì 9. fettembre , fino

allo Hello giorno dell’anno appreffo .

Era ufo in quella repubblica
, che

ogni qualvolta il Capitanò del popo-
lo prendea la bacchetta del fuo co-
mando , e ogni qual volta il nuovo
Senato iacea l’entrata , lo ile fio Ca-
pitano facefle a’ novelli Signori un’O-
razione

, dentandoli alla pace , alla

giuftizia
, e all’oflervanza delle leggi,

fi tale è quella prima Orazione , co-

me anche la feconda e la quarta , Ie^.isS.

quali perciò portano un tìtolo unifor-P-‘8S.

me . Ma alquanto diverfo è il titolo

della terza: Orazione di m. Buonaccor-

fo di Montemagno che recitò detto jw.P-' 7 *.

K 2 Stefa

-
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Stefano Porcari all' entrata de' Signori

novelli dì Firenze ; imperocché con ef-

fa il Porcari ragionò a’Signori novelli

il dì i. di maggio dell’anno 1428.
effendo flato confermato Capitano de!

popolo . E perciò in un codice del

Sig. March Scipione Maffei , dicefi ,

dal Porcari efferfi fatta, ejfendo rifer-

mo Capitano.
pag; Merita d’effer letta quella prefa-
xlvii. 2ione , dove principalmente ragionali

dì varie forte d’orazioni, chedavar;
ordini della città di Firenze recitavan-

fi al Capitano del popolo , e fcam-
bievolmente agli llefiì dal Capitano

.

Una di quelle , affai breve , folea re-

citarli , a nome de’ Signori novelli ,

da alcuno de’ fedici Gonfalonieri del-

le compagnie , o de’ dodici Buonuo-
mini , e talora dallo lleffo Podeltà ,

al Capitano del popolo , detta comu-
nemente Proteflo , perchè in effa , con
gravi parole , a nome della fignoria

,

le gli protellava, che aciafcheduno
ugualmente offervaffe giuftizia

,
prof-

ferendogli braccio, ajuto, e favore.

A quello folenne Protetto , con bre-

ve e acconcio difcorlò rifpondeva il

Capitano . Le rifpofte fatte dal Por-

cari a sì fatti Protelli ferbanfi nella

Strozziana
j e dietro ad alcune ora-

zioni
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zioni che portano il nome del noftro

Montemagno , leggefi la feguente : Hora-

tione di detto mfs. B. recitata per detto

m. Steffano contro al Protefio fatto a

Rettori , el cui refpuofe effendo Capita-

no di popolo . Quella rifpolta intera

Ila imprefla dietro la prefazione a car.

Ixvì.

E con quelle orazioni tal fama d’

eloquenza il giovane Buonaccorfo s ac-

quiltò
, che Criftoforo Landino , in

una orazione fatta quando nello llu-

dio di Firenze cominciò a leggere i

fonetti del Petrarca , avendo annove-
rato molti , che , in Firenze fpecjal-

mente , in eloquenza tofeana fioriro-

no, così finalmente conchiude : Non pag
è da Jlimar poco Bonaccorfo da Monte-xxv \

magno in quelle concioni le quali in lau-

de di juflitia per antica confuetudine a
tutti e’ magiflrati della cìptà fi fanno .

Di quelle orazioni il Sig. Can. Cafot-
ti dà apprefib un tal giudicio . „ E »
quelle concioni lòn quelle che con al- »
cune profe latine dello Hello autore »
elcono ora per la prima volta alla »
pubblica luce : nelle quali non fo per j>

vero dire, fe altro fi polla defidera- »
re , fuori d’ una maggior purità di »
lingua . Ma quello fu il vizio del le- ?>

colo XV. in cui regnava quella falfa «
K 3 maf-
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„ maflima , ed era ricevuta comune-

„ mente per vera , che cofa utilifiìma

„ facefiero alla noftra volgar favella co-

,, loro , che fi ftudiavano di trasferire

„ in efia , ogni dì più , nuovi vocaboli

3, e nuove forme di dire , tolte di pe-

jj fo dalla lingua latina \ echefofleque-

3, fio un ficuro , anzi l’unico mezzo per

33 farla 3 di ricca eh’ ell’era, ricchiffima:

3, come fe la copia folamente ,
e non an-

„ zi il valore , la robuftezza 3 la proprietà

3, de’ vocaboli e delle forme di dire folle

3, la vera ricchezza d’ogni linguaggio ec.‘
c

Alle Profe fi fanno Succedere le

p. 199.Rime . Meritan d’efler lette quelle

confiderazioni che l’ editore fa fopra

d’effe, e generalmente e inifpecie, sì

nella predizione sì nelle annotazioni,

procedendo fempre con dottrina ed
erudizione accoppiata a critica affen-

a
natifiìma . Allorché per opera di Nìc-

xxxi\colò Pilli quelle rime ufeiron la pri-

ma volta
,
molti le giudicaron parto

di quegli fteflì valentuomini che al

Pilli le confegnarono ;
e principalmen-

te del Tolommei e del Varchi . Ciò giudi-

ca il Sig.Co.Cafoni effer nato, dallaver-

ci eglino fentita quella difformità di fitte,

di maniere,e d’efpreffioni che vèqcome ch’el-

lafia così tenue , cosìfiottile, e quafi ìnfienfi-

bileyondepotè ingannare tanti altri letterati

che
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che hanno finora francamente ricevute

qaejìe rime , per lavoro d’un folo Buonac-

corfo da Montemagno

.

Quale fia il pregio dì quelle rime,

quindi è facile il conghietturare , che

per fa loro eccellenza e perfezione fi- -

no a noftri dì hanno potuto effer

credute opera di uno, che al Petrar-

ca , come in età , così in leggiadria

pochiflìmo cedeffe: Che tale a certu-

ni fembrò il fonetto
Erano i miei pender rijìretti al core y

il quale in ogni edizione occupa il

primo luogo , che pronunziarono, a
imitazion dello fieno il Petrarca aver
fatto il fuo ,

Era il giorno che al fot Ji [colorare ;

il che però anzi all’oppofto vien giu-

dicato
, e dal Talloni nelle Confide-

razioni, e dall’autore della prefazio-

ne prefente : Che il fuddetto Tallo-
ni , illuftrando e dichiarando molti
luoghi del Petrarca con altri prefi

dalle rime o dell’uno odeU’altrofte»-
?iaccorfo i mofira in certa guifà d’ag-
guagliare quelle con le rime di quel
gran maeftro dell’ italiana poefia

.

Non è dunque fe non molto dap.xxx

commendare il configlio del racco-xi.

glitore, di lafciare ad altri ilpenfiero

di far la feparazione di quelle rime,

K 4 affé-
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affegnando a ciafcuno de’ Buonacccrfi

quella porzione che fua. Pure, per
dir qualche cofa delle fteffe

, non v*

ha dubbio , che i fonetti viii. ix. x.

non fieno del giovane Buonaccorfo ;
efiendo fcritti a Palla di Nofferi Stroz-

zi e a’fuoi figliuoli , tutti Tuoi con-

temporanei . I fonetti xxxii. xxxiii.

xxxiv. xxxv. che in ottimi codici

portano il nome del Montemagno , fo-

no fiati pubblicati per fuoi dal Trif-

furo nelle fue rime, le quali egli de-
dicò, non , come qui affermali , a
Lione X. ma al Cardinale Ridolfi :

come altresì leggefi tutto intero nel-

le fopraddette rime del TriJJino ,
quello

di cui qui al numero vi fi hanno i fo-

li cinque primi verfi, e che poi, di

Jà tralc ritto , tutto intero qui ancora in

ultimo luogo s’è impreffo. I fonetti xiii„

xvi. xviii. xxvi. xxvii. e,ciò che può re-

care piu di maraviglia , il primo ftefio,

Urano i miei penfier riflretti al core ,

in alcuni codici s’attribuifcono a Nic-
colò Tinuccì. Gontuttociò provanfi ef-

fere d’alcuno de’due Montemagni; e sì

perchè fono fiati Tempre ftampati col

nome di Buonaccorfo; e sì perchè portali

quello nome ne’miglior codici ,
e nomi-

natamente in quel della Laurenziana.
? Gontuttociò la canzone eh e unica nel-

la
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laprefente raccolta, e che nel codice

della medefimaLaurenziana leggefi’col

nome di Buonaccorfo di Montemagno,
e col titolo : Alla Signoria di Firenze ; la

medefima, mentre già era fiata Cam-
pata , s’ è ritrovata nel codice 226. del-

la Strozziana con quell’ altro titolo :

Oratione fe Bonacborfo di Neri Pitti al-

la Signoria quando mando per uno pri-

gione avia in mano . Di quella canzo-

ne anche ne parla il Sig. Gan. Salvi-

no Salvini nella prefazione che egli

fece alla Cronaca dello Hello Buonac-
corfo Pitti , llampata fimilmente per

Io Manni del 1720. in 4. a car. xxxvii.

Finalmente il fonetto

Giù per quell'onda che ancorfuma e /Iride ,

eh’ è il xxvi. in quella raccolta , vì-

defi la prima volta nell’edizione proc-

curata da Ago/lino Gobbi , il quale af-

fermò d’averlo ricopiato da un codi-

ce antico , efillente appreffo il Sig. Gi-
rolamo Baruffaldi . Gontuttociò il Sig,

Co. Cafoni non riconolce in effo lo Iti-

le de’ Montemagni
, e attella di nona-

verne veduto veftigio nè ombra in ve-
runo de’tanti codici da lui vifitati.

Onde poi nafea , che ben fovente
opere d’uomini illuflrì, e fpecialmèn-
te di poeti , ne’codici antichi ad altri

autori fiano attribuite , come nelle rì-

K s me
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de’ due Montemagni oflervato ab-

biamo , e piu innanzi oflerverem» in

quelle altresì del Tinucci
,
giova il ve-

derne le cagioni appo fautore della
p. li. prefazion prefente, che non farà inu-

tile il qui trafcrivere. „ In quella oc-
y> cafone mi fono pienamente chiarito,

” efler pur troppo vero quello di che
’» io ho molte volte dubitato , che da

colà difficiliffima il dare a ciafchedu-
55 no degli antichi fcrittori , maflima-
55 mente di rime , tutto il fuo . Peroc-
5> che il gran numero che Tempre è da-
55 to di poeti, o almeno di verfìficatori;

55 Io Audio che molti
,
prima che cifof-

55 fe la (lampa , ponevano in raccoglie-

55 re gli altrui verfi , e la trafcuraggine
55 di notarne Tempre diligentemente e
55 didimamente fautore , hanno fatto

55
. sì , che fpefle volte è pattato per au-

5’ tore , or il copida, or il padrone de!
55 libro

; e talora le dette rime da varj,

55 fcrittori fono date attribuite a diffe-

55 reati autori
,

fui fondamentodi frivo-

55 le conjetture ; onde è che io mi pro-
55 tedo di non efler ficuro di non aver
55 prefo qualche sbaglio , non odante
55 che io non abbia trafcurata veruna
55 diligenza . Anzi l’aver io trovatisi
55 fattamente mefcolati e confitti i fonet-

55 ti de’due Montemagni con quelli del

„ Tinuc-
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Tinticeli ch’egli è quali imponìbile il „
feparargli , è flato poco meno che 1’

,,

unico motivo che mi ha fatto ri-

folvere a dar anche quello alla lu-
”

ce.
“ ”

Da quello ultimo periodo dunque
chiaramente fi vede il principale mo-
tivo della pubblicazione delle rime di

Niccolò Tinucci , che a quelle de’due^'
30 *'

Buonaccor/i fi fanno qui fuccedere .

Quella, per quanto fappiamo , è la

prima volta, che elle vedono il gior-

no; anzi quella è quali la prima vol-

ta che va per le flampe il nome di Nic*
colò Tinucci. I fuoifonetti malagevol-
mente fi fon potuti feparare, nonfol
da quelli de’ due Montemagni , come
s è detto , ma anche d’altri verlèggia-

tori . E però trovali il xvi. in alcuni

codici attribuito a Giovanni Pigli ; ed
è quello Iteffo che per faggio di que-
llo autore dà il Sig. Arciprete Gre-
feimbeni nel vol.III.de’Comentarj a car.

162. Così a Lionardo Aretino s’attribui-

fee quello eh’ è il xxiii. Oltr’ a ciò ,

per render piu compiuta la prefente

raccolta , a’ foneti xli. e xlii. fcritti

ad Alefiandro Rondinelli , fi fono ag-

giunte le rifpolte che in nome dique-
lto fece Domenico da Prato . Finalmen-
te il Sig. Cari, Cafotti, ha voluto chiu-

K 6 dere
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dere la Tua raccolta con due fonetti

di Giovanni Acguettino da Prato , il

quale anche nella prefazione va eru-
ditamente indagando chi egli fi fof-

fe.

In ultimo luogo , nella rtefla pre_
- fazione fi danno alquante notizie del-

'Ia perfona di Niccolò Tinucci. Fu egli

figliuolo di Tinuccio di Baroncino o
Barone fpeziale , che fu figliuolo d*

un altro Tinuccio. I fuoifuron di pic-

cola gente da Marciala o- dal cartel-

lo di Fogna nella Valdelfa: furon dì

progenie Ghibellina , e però fofpetti

al governo di Firenze che teneafi a
parte Guelfa . Nacque Niccolò F anno
«391. Fu notajo, e ferbafi nelFarchi;

vio generale di Firenze una gran fil-

za delle fue minute o imbreviature

di vari contratti ; che tira dall’ anno
«411. fino al 1421. Fu piu volte fegre-

tario o notaio della balia , ed anche
de’ Signori una volta nel 1419. Ma 1

*

anno 1433. in cui fu fcacciato dì Fi-

renze Gofimo de’Mediciil grande, e
confinato in Padova, fu meflo Nicco-

lò in prigione. Era egli fofpetto alla

Signoria di Firenze, per efler di gen-

te Ghibellina , uomo intrigatore , e

che volentieri accertava!! a’ turbatori

della pubblica tranquillità
-

,
e però fu
acca-
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accufato come reo, o almen compli-

ce di trattati fegreti^ contra ’l viver

pacifico della repubblica. Nè gli ba-

ilo , per efler giuftificato , che pollo

alla tortura , niente avelie confeflato

di che meritaffe condanna ; nè per
impetrargli grazia , che rivelati avef-

fe fatti importantilfimi per la co-nfer-

vazion della pubblica libertà . Ebbe
pertanto l’efilio dalla città e dominio
di Firenze.

Ebbe due mogli , della prima del-

fe quali non fi fa il nome . L’altra fu

Jtta di Pagnozzo d’ un altro Pagnoz-
zo degli Strozzi , che fin del 1387.
era fiato dalla patria sbandito . Di
collei ebbe due figliuoli

; Giovanni ,

natogli nel 1441. che dopo lunghi e

difafirofi viaggi, fermoffi l’anno 1 480.

in Venezia ; e Bartolommeo che nacque-
gli nel 1442. e l’anno ftefib 1480. tro*.

vavafi in Roma . Dopo quello tempo
non s’è trovato di quella famiglia

verun veftigio.

Merita efier Ietta tutta intera que-
lla prelazione , le cui molte e pere-

grine notizie a noi, per non oltrepaf-

fare i termini della propoftaci brevi-

tà , convien tralafciare . Sì ancora s
per non allungar troppo quello no-

flro ragionamento , nulla diciamo del-
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le annotazioni fatte a tutte quefte ri-

me, donde agevol cofa è il compren-
dere

,
quanto ricca miniera d’ erudi-

zione e di dottrina chiudefi nella

mente del loro autore , a cui la re-

pubblica letteraria è debitrice di que-
lla nuova e bella raccolta,

ARTICOLO X.

Nuova , e generale proprietà de' Polì-

goni , del Sig.Co. Gujlio-carlo de’

Fagnani.

Lemtna I.

Tav. QIa qualfivoglia triangolo AP B ,

*• a3 la cui bafe AB fia tagliata per

mezzo in T dalla retta PT ,
che

fcende dal vertice del medefimo
triangolo. Io dico ,

che fuflxfte 1*

infrafcritta equazione ( i ) ove la

lettera y è la nota del quadrato,

CO £PA* + ~PB*- j
AB?-f-PT*

Dimoflrazione ,

Si conccprfca il triangolo APB
ìfcritto nel cerchio, fi prolunghi la

PT fino alla circonferenza in O , e



A rticoxo X. 231
s’intendano tirate le corde AO, OB;
tirili pofcìa fino alla bafc del tri-

angolo la retta PS tale
, che l’an-

golo SPB fia eguale all* angolo

TPA . Ciò fatto fi confideri

I. Che il triangolo ATP è limi-

le al triangolo OTB , e il triango-

lo PTB è limile al triangolo ATO.
Abbiamo pertanto- quelle tre pro-

porzioni »

PT. PA:: TB.EO s PA,TB
PT

PT. PB:: AT. AO= AT ,PB
PT

PT. TB : : AT. TO = AT , TB
PT

Adunque PO ~PT*p-TO ss PT#
4.AT , TB
PT
IL Che il triangolo SPB è limi-

le al triangolo APO , perchè gli

angoli SPB * APO fono già eguali

per la coltruzione , e gli angoli

ABP ,, AOP fono anch* elfi eguali*,

come appoggiati fu Io lleUo arco

AP, e quindi nafce quella propor-

zione.:

PO.
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PO. AO : : PB. SB
Cioè foflituendo invece di PO, e

AOiloro valori trouati di fopra

PTh- AT, TB. AT, PB : : PB. SB
PI PT

donde viene la Tegnente equazione ;

(2

)

SB= VBq , AT div. per

(PT?+AT,TB)
III. Che il triangolo APS è fimi-

le al triangolo OPB , attefochè gli

angoli APS , OPB fono egnali in

virtù della coftruzione , e gli an-

goli PAS , POB fono parimente
eguali

,
perchè ciafcuno di ellì ha

per fua mifura la metà dell’ arco

PB ;
laonde fi ha quell’ altra pro-

porzione
PB,OB::PA.AS
ovvero ponendo in cambio dì PO,
e di OB i loro valori

PT-7+ AT,TB . PA,TB : : PA. AS
PT PT

ovvero ponendo in cambio di PO, e
di OB i loro valori

PT«H-AT,TB. PA, TB : :PA. AS
PT PT

e fe ne deduce l’equazione, che fegue

(3) ASs=PA?,TB div.per
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(PT?-J-AT,TB)

IV. Che eflendo AB ss AS-fSB 3(i

ottiene l’infrafcritta equazione^;
purché fi pongano in luogo di AS

,

e di SB ì loro valori tratti dall’e-

quazioni (2) e (3)

(4) AB =s (PA?,TB -}• PB?,AT)di vif.

per<PT?-F-AT, TB)
Egli è vifibile , che quell’ ultima
equazione fuflifte anche ove la PT
tagli la bafe AB in due parti dis-

uguali , che fieno tra di loro in
qualunque ragione

.

Poniamo ora che il punto T cada
nel mezzo della medefima bafe , e

furroghiamo ~ AB in luogo di AT 3

e di TB nell’equazione (4), e ne ri-

fulterà queft’altra

AB tsi PAfrAB-f. « pB?,AB ) di*

vif. per(PT?4-AB?)
che divifa per AB , e poi moltipli-

cata per ( PT? «f- ~ AB? ) produce

l’ equazione (ij : Il che era a dimo.
Itrarfi

,

Lemma II.

Se i! triangolo APB degenera in

una
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una retta , cioè fe il punto P cade

3’4>5’fopra qualunque punto della retta

AB anche prolungata; io dico, che

tuttavia fuflifte l’equazione (i), pur-

ché la medefima AB fia divifa per

mezzo in T

.

Dimrflrazioneper ì cafi delle figure 2 .

e

3 .

Nel cafo della figura feconda fi

ha

PT = TB—PB = l AB~PB si

AP+ ~PB—PB
cioè PT= (PA—PB )

Nel cafo della figura terza fi vede

PT= AT—AP=r LAB—AP
iAP-+~PB—PA 2

cioè PT*=5 L(—PA-+PB)

Pongafi pertanto nel fecondo

membro dell’equazione (i) invece

di AB il fuo valore PAh-PB , e in

luogo di PT il fuo valore , che è

L ("iPA^tPBj el’equazione ( 1 ). Si ri-

durrà a un’ equazione identica : 1*

che dovea dimoftrarfi in primo luo-

go-
Dìmoflrazione per ì cafi delle figure 4 .e 5 .

Nel cafo della figura quarta fi ha

AB
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AB=PB—PA
PT P/i-fATss PA-hAB=
PAH.7PB-7PA
cioèPT = i(PB-fPA)

Nel cafo poi della figura quinta fi

ha AB — PA'-PB
PT= PB-i-BT = PB-+1AB ss

PB =r-flPA - iPB

cioè PT= i(PB-+PA;
«

Laonde furrogando nel fecondo
membro dell’ equazione

( 1 ) invece

di AB il fuo valore -± PB^fPA ,e

in cambio di PT il fuo valore ~

( PB-+PA ) j
fi giungerà di nuovo a

un’ equazione identica : Il che do-

vea fecondariamente dimoftrarfi

.

Teorema Generale .

Sia qualfivoglia Poligono , i

cui lati giacciano in uno o in dif-

ferenti piani
, e fia prefo in qua-

lunque fito dell’ univerfo un pun-
to a difcrezione , dal quale fi ti-

rino delle linee rette fino al ver,

tice di tutti gli angoli dello fteflò

poligono, e delle altre rette fino

alla
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alla metà dì tutti i fuoi lati . Io di-

co, che la fomma de’ quadrati di

quelle linee , che giungono al ver-

tice degli angoli , meno la fomma
de’ quadrati di quelle linee , che

arrivano alla metà de’ Iati, è ugua-

le alla fomma de’ quadrati de’ me-
delimi lati divifa per quattro.

Dinwjlrazione.

Mi batterà di moftrare la verità

fig.6.di quetta propolìzione nel quadri-

latero A B C D,fupponendo , che ì

fuoi lati giacciano tutti nel mede-
fimo piano, e che il punto fi pren-

da dentro Io fletto quadrilatero
;

mentre fi vedrà evidentemente, che

la medefima dimoftrazione s’eften-

de a tutti i cali del teorema .

In virtù del primo lemma fi han-

no le quattro equazioni feguenti,

ì-PA?+~ PBy^AB^-fr-PT?

^PB^ì-PG?=iBC^ PYq
VPCq-+\VDq siGP^PZ?

ìPD^h-IPA* =1DA?-4.PX<7

Aggiungendo quelle quattro equa»
zio.
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zioni , indi trafponendo , ritrovali

,

PAq +PBy -t.PCy-t.PDy —PTy —
PYq-PZq-PXy B J(

AB? -+BC?-*.

GD?h-DA? ^

Scc/zo /.

Dal tenore di quella dìinolfra-

zione fi vede , che tante fono le e-

quazioni, quanti i Iati del poligo-
no. E dee notarli ancora , che
Se il punto P cadelTe in uno de' Ia-

ti del poligono
, anche prolungato,

( non però nel vertice d’alcun an-
golo

) allora il fecondo lemma for-
nirebbe una fola equazione , e Pai-
tre dipenderebbero dal primo lem-
ma . Ma fe il punto P cadelTe nel
vertice di qualunque angolo del pò-
ligono , in quello cafo il fecondo
lemma fomminillrerebbe due dell*

equazioni fuddette , e il primo lem-
ma darebbe le altre . La fecondi-
tà del mio teorema apparirà da’ co-
rollarj che lìeguono

.

Corollario I.

Se il poligono è il triangoloABC, allora nel quadrilateroABCD il Iato DA è nullo , e i

pun-

fig.S.

7 »
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punti X e D fi confondono col pun-
to A , di modo che ponendo nell’

equazione ( s ) PA^ in luogo di PD<?

e di PXy e zero in vece di DA?,
ne rifulta quefPaltra :

(6) PA?H-PB? +PC<7 _PT? -PYq «
PZ? srUABr.+BQ-i.GAj)

Corollario IL

Sedi piu il punto P è il centro

%* 7»di gravità del triangolo A B C, egli

è già noto , che in quello cafo le

rette PT, PY,PZ fono i prolunga-

menti, e i fuddupli delle linee ri-

fpettive PC ,PA , PB . Adunque fo-

fìituendo nell’equazione (t) inluo-

go delle tre linee fuddette PT,PY,

PZ i loro valori ~ PC ,^PA,~PB, in-

di moltiplicando per 4 l’un e l’altro

membro, fi fcuopre

3 PA?-*- 3PB?-»- 3PC$:3 AB?-t.BC?-+

CA ?.

Corollario III.

Se il pnntcP è nell’interfecazio-

fig S.ne delle due diagonali AC , BD
del parallelogrammo A BC D, allo-

ra PB e PD fono la metà di BD;PA
e PC

I
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e PC fono la metà di AC

; PT e
PZ fono la metà dì A D , ovvero
di B C ; e infine PX e PY fono la

metà di AB , ovvero di CD
; e con-

feguentemente moltiplicando per
per quattro l’equazione ( 5 ) , e fac-

cendo in efia le debite fofiituzioni ,

fi ottiene

2 AC^-f 2BD? m 2AD? _ 2AB? s
2 ABc-+2 AD?
ovvero dividendo per 2, e trafpo-
nendo

(l) AC? -*.BD? — 2AB?-t»2 AD?
Corollario IV.

Ma fe il parallelogrammo ABCDgg>5a
è rettangolo, egli è chiaro, eh’ ef-

fendo in quello cafo AC=BD ,

l’equazione ( 7 ) fi cangerà in quella

2BD7 se zAB<7-4. ?AD?
cioè dividendo per 2

BD? —A B<7

—

1
- A. D?

che è la nota proprietà de! trian-

golo rettangolo ,
la quale potrebbe

ancora dedurli immediatamente dal

primo lemma

.

Sco-
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Scolio IL

La proprietà del parallelogram-

X*v. tuo efpofta nel terzo corollario fa

|V. fatta inferire dal celebre Sign.

Lagni nelle Memorie dell’ Accade-
mia Regia di Parigi , fpettanti al-

l’anno 1 706. Ma quell’ autore fi fer-

ve per dimoltrarla , della proprietà

del triangolo rettangolo -, c quindi

deriva , che egli non ha potuto
trarne per corollario quella mede-
lima affezione del triangolo rettan-

golo, come è llato lecito di fare

a me, che non me ne fono punto
fcrvito nella dimollrazione del teo-

rema generale , da cui ho dedotta

immediatamente la proprietà fud-

detta del parallelogrammo.

ARTICOLO XI.

tfotizie iftoriebe degli Arcadi morti

.

To-
mo terzo

,
AltIlluftrifs. e Reverendifs.

Sig. Mons. de Vico , Prelato dome/li-

co di N. S. Votante d' ambedue le Se-

gnature , e Segretario della /aera Con-

gregazione della difciplina regolare . In

Roma , nella Jlamperia di Antonio

RoJ/ij 1721. in 8. pagg. 379. fenza
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la dedicatoria e gl’ indici confue-

ti.

T"% Egli Arcadi che nel 1718. e p.63.

1 J negli anni fuffeguenti mori-

rono, il primo di cui dianfi le notizie,

è Gìufeppe Montano . Sua profefiìone fu

la pittura , e’1 pregio principale fuo

fu ripulire e rìflorare le pitture ,

che per antichità o per altro acciden-

te fodero mal condotte . In ciò die-

de a conofcere il valor fuo Angolare

diftintamente in Venezia e in Ro-
ma , dove da lui furon riftorati i

quadri degli altari della bafilica Vati-
cana . Accoppiò alla pittura gli ftudj

delle lettere amene e della poelìa, per
li quali fattoft conofcere in Venezia

,

qui fu afe ritto all’ Accademia Dodo-
nea , die ta quel tempo era in molta
riputazione

.
Quelle lue doti lodevo-

li, e la gentilezza del tratto gli conci-

liaron l'affetto del Gavalier e Procura-
tore D. Antonio Principe Ottoboni, che
feco ancora lo volle in Roma. Qui-
vi non fu accademia che non Io ar-

rotade fra’ fuoi ; e particolarmente
quella degli Umorifti e l’Arcadia ,

dove fu ricevuto fra’ primi, e vi por-
tò il nome di n

Aopfo Creopolita

.

Inter-

veniva eziandio alla Gonverfazion
I Tomo XXXVI. L lette-
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letteraria del Card. Ottoboni , che in

amarlo gareggiava col Principe Tuo
padrej

,

e da per tutto Tempre i Tuoi

componimenti poetici furon con ap.
plaufo afcoltati. Inoltrato negli anni,

ripafsò in patria , dove morì , e l’av-

vifo ne giunfe all’Arcadia di Roma il

dì 27, d’ottobre dell’anno 1 7 iq,Alfef:bco

Cario (a), fcrittore di quelle notizie,

ci dà l’idea d’un’opera , che forfè per
la morte dell’ autor fuo reftò imper-
fetta , con. le parole che feguono :

Siccome egli due arti profefsò , cioè

la poelia e la pittura ; così per (afcia-

re a’ pofteri un faggio del fuo inge-

gno , che comprendere ambedue
quelle» intraprefe a fcrivere un trat-

tato , in cui paragonando i poeti co’

pittori , ed in ognuno di quelli rilcon.

trando gli Itili, e i caratteri di alcu-

no di quelli , veniva a difcoprire dei bei

lumi a ambedue farti , e con nuova,

e pellegrina invenzione introdurci nel

piu ripollo delle loro perfezioni , e

finalmente a farci conofcere nelle ta-

vole de’ buoni pittori , la bellezza de’

buoni poeti , e. in quelle de’ cattivi la

deformità degli fcempiati ec. “ Per-

fonaggio per nobiltà e per letteratu-

ra colpicuo , e che del Montano^ fu

( a Sig. Arciprete Crefdmbeni,
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amico , ci fa intendere

, aver luì
comporti , in lode della Santiflìma
Trinità , tre Cantici, intitolando dì

Ì

juerti a ciafcheduna delie Divine Per-
one il fuo.

IL Noi giudichiamo foverchio par-p.t
lar della nobiltà della famiglia Carac-
ciola , di cui fccfe D. Giovanili

, di
quel ramo che cortituifce i Principi
della Torella (a). La nafcita gli die-
de un indole fublime , l’educazione
la coltivò e portolla a cofe grandi .

Fe il corfo delle fcienze tutte
, e ol-

tre a molte poefie in nollra favella
che udite e lette furon con lode , dettò
riftoria dell’Imperio di Roma, e al-
tra delle cofe d’Italia. Morte acerba
che lui tolfe al mondo , divietò anco-
ra la pubblicazione de’fuoifcrittiche
con anfierà s’afpettavan dagli uomini
di lettere . Il nunzio funefto (b) } ne
giunfe a’ 19. di luglio del 1719. all’

D 2 adu-

a
) Suo padre fu D. Marino Cara:cieIo%

Principe di Toreli* ; la madre D. Eli-
fabetta Caracciolo t de’ Principi d’ Airoh;
la fua nafcita avvenne il primo di del-
l’anno 1674.

{ b
)
Morì nella battaglia di Francavilla,

elfendo Generale della cavalleria per lo

Re Cattolico
, n’iz. di giugno

, dell’

anno 1719.
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adunanza degli Arcadi , fra’quali porr
tava

,
il nome di Evante Dafeo. Gon

elogio fuccinto n eterno la fua memo-
ria Teofilem?lo Sumizio ( a ) P. A, della

Col. Sebezia

.

p.H5’ III. Mafia Lombarda , terra cofpi-

cua fu’l Ferrarefe, fu patria di Lui.

gi-aìitonio Facani: Ferrara Io ammae-
ftrò nelle feienze. Inclinò allapoefia,

e lavorò fu’l carattere del Bembo e

del Cafa . Poche fono le cofe da luì

compofte, ma affai ftudiate , efuron
«dite con applaufo nelle adunanze
degli accademici Intrepidi di Ferra-

ra , nel numero de’ quali egli era , e

la maggior parte fi leggono nella Rac-
colta del Gobbi , e nelle Rime feelte

de’poeti Ferrarefi. Fra gli Arcadi del-

la Colonia Ferrarefe fi chiamò Fenif- 1

foTofiriano . Fu ammogliato , e padre
di buona figliolanza . Aggravato da
male lungo e immedicabile , lafciòdi

vivere Adì 29. di giugno 1719. in età

d’anni 3 9. Clicenzio Nettunio ( b) , P. A.
della fleffa colonia , ne tramandò a’

poderi quelle e altre notizie.

p.167. IV, In Radicondolij terra del do-

minio

{ a ) Sig. Dott. Girolamo Cito , Napole-
tano .

( b )
Sig. Can. Girolamo Martufaldi

5
Fer-

rareie .
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minio Sanefe , di'. onorata famiglia ,

di Salvador Fraticelli , e di Silvia dì

Francefco Barletti , il di 30. agofio

i66i. nacque GìOvcimbatifla Fraticelli ,

cognominato in Arcadia Efperio Afro-

di/ìano . I fuoi primi ftudj di lettere

umane fatti in Siena , fecero di luì

concepire tali fperanze , che giovinet-

to ebbe un canonicato nella collegia-

ta di Radicondoli . Scorfe la filolòfia,

fenza però lafciar di mira gli ftudj

piu ameni; e nel tempo fteffo fcriffe

per fe e per altri, e recitò piu difeor-

fi accademici e ionetti , la maggior
parte dati alla ftampa . Pafsò agli ftu-

dj legali e canonici; quinci a’ teologici

e fcritturali; e con elfi fi provvide d’

un’ abbondante fruttuofiffìma mede
per la grand’arte del predicare la pa-
rola di Dio

;
e appena giunto all’ an-

no ventefimofefto , invitatovi da Monf.
Ottavio del Rollò , Vefcovodi Vol-
terra, fuo fuperiore, predicò nella

cattedrale fteffa il primo fuo cjuarelì-

male . In Siena e altrove recitò vari
panegirici e facri ragionamenti . Dal
fopraddetto Vefcovo di Volterra fu
impiegato in compilare alcuni fuoi

finodi diocefani , in rifoRer cali dif-,

ficu ltofi di cofcienza ; e per affari di

rilievo fu piu volte fpedito a Roma
L 3 a fa-
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a facri liminarì . Diedefi finalmente

a profetar l’aTvocatura in Siena , e
varie fue fcritture in materia legale ,

feparatamente imprese , vanno per
le mani delle perfone curiali . Per ar-

rendere a sì fatti ftudj ricusò vari

pulpiti onorevoli che profferiti gli fu-

rono , anzi Io fteflb di S. Felicita di

Firenze . Per Io fteflo motivo rifiutò

di concorrere al vefcovado dAcqua-
pendente , che era venuto a vacare
in tempo che egli era in Roma ,

efi-

biti eflendogli validiffimi ajuti; e di-

poi anche rinunziò al fàcerdote Mi-
chelangelo Fraticelli , fuo nipote, la

prepofitura di Radicondoli , dignità

a lui molto vantaggiofa e decorofa .

Finalmente dagli ftudj e fatiche afli-

due infiacchito contrade un’oftinata

fluflione , che due anni lo vefsò e ren-

dette paralitico , e per rimediarvi ,

portatofi a
5

bagni di S. Cadano , reftò

forprefo da febbre maligna che a mor-
te Io traile il dì 23. di fettembre del-

l’anno 1710. Cirfio Rìpeafico (a), P.A-
della Col- Fifiocritica , ne ftefe l’elo-

gio .

io. V. Agoftino e Griftina , del 1664.

a’ 6. d’ottobre, in Venezia , diedero
alla

(
a

)
Sig. Dott, Sahattr-giujeppcmaria Ton-

ci , Sanefe.
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alla luce Ago/lino FLoJJini , il quale nel

quindicefimo anno veftì l’abito Carnai-

dolefe in S. Mattia di Murano , e fat-

tavi la profefllon religiofa , andò a

fare il corfo de’fuoi ftudj filofofici

e teologici nel monaftero di Gaffe in

Ravenna. Ebbe in fua religione vari

importantiflimi impieghi , e per tutti

i gradi foliti giunfe alla dignità di

Abate , che prima efercitò nel fuo
monaftero di Murano , e poi in quel-

lo di Vicenza. Accidente grave apo-

pletico che quivi lo affali, obòligollo

a rinunziare quel governo , e a riti-

rarli al monaftero della fua profelfio-

ne ; dove in capo a un anno , dopo
celebrata la fanta meffa

,
colto da

nuovo accidente
,

agli 8. di gennaio
del 1719. rendè l’anima a Dio . Fra
gli ftudj piu fer; e fcientifici che pro-

fefsò , non ifdegnò di mefcolare i piu

ameni dell’oratoria e della poelia ; e

molti fuoi componimenti in tal gene-

re, fcritti a mano ferbanli nel mona-
ftero predetto di Murano . Il valor

degli ftelfi , e ’l fuo molto fapere gli

meritaron luogo onorato nella colonia

Arcadica Camaldolclè , col nome d’

Enrìllo Metidrìo . Elafgo Crannoino ( a )

,

L 4 Sotto-

( a
)

Sig. Ab. Dominilo Fabbretti , Ur-

binate.
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Sottocuftode del Serbatoio d’Arcadia»
ne compilò quelle notizie

.

Ji 4 . VI. Le feguenti notizie a noi fono
date dal Cuftode generale d’Arcadia,
Alfeftbeo Cario ( a ) . Fiorifce in Celè-
na fra le piu nobili la famiglia degli
Strinati , eh’ è un ramo degli Alfieri

dell’Aquila
, quivi trapiantato -, de’

quali Alfieri credono alcuni che fof-

fe il famofo poeta Serafino Aquilano
( b) , morto l’anno 1500. Di quella
nobil famiglia nacque Malate/la Stri-

nati , e ne’ primi anni di firn gioven-
tù pafsò in Roma , dove condufle il

rimanente de’ f noi giorni
. Quivi fece

una

( a )
Srg. Areipr. Ctefcìmlen}.

( b ) Ciò afferma fi dal Sig. Areipr. Crefoim-
beni

,

non fo!o nel prefente elogio
, ma

anche a car. 106. dell’fftor. della volg. poef.
II. imprefs. Ma volentieri noi ne ve-
dremmo di ciò qualche probabile ceir-

ghiettura . Comunemente quel poeta non
con altro cognome fi difiingue , che di
Aquilano o dell‘Aquila. Tuttavia in un’
antica edizione del fuo canzoniere, eh’
è forfè la prima

, fatta in Roma , per
Giovanni di Befickem , 1503. in 4. per
opera di Angelo Colozio, fuo amiciflì-

mo , nella prima faccia de! foglio B,
leggonfi a lettere niajufcote quelle paro-
le: Sonetti de SERAPHiNO CIMINO
Aquilano .
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una vita dì fìlolbfb veramente criftia-

110. Non volle abbracciarvi flato ec-

clefiaflico , ma fi eleffe nel celibato

un’illibata maniera di vivere, lonta-

niffima da tutto ciò che potefie con-

taminare la fua innocenza . Amava
la foiitudine, e gran parte del gior-

no fe la paffava ritirato in cafa e

co’fuoi ftudj , o in qualche diverti-

mento meccanico; nè ufciva per l’or-

dinario , fe non la fèra per portarli

all’adorazione del SantiiTimo Sagra-

meato che a vicenda nelle chiefe di

Roma ogni giorno s’efpone , e pofcia

palleggiando andare
,
piu miglia fuor

della città , alla vifita de’fiacri cimiteri.

Qualche volta girava per Roma, al-

le botteghe de’ librai , da’ quali non
partiva , lenza far compera di qual-

che libro : e di quelli n’avea fatta

una raccolta affai numerala , e ve n’

eran d’affai rari e pellegrini . Le con-
verfazioni degli amici nè le cercava
nè le fuggiva : bensì fuggiva quelle

che effergli poteano di fuggezione ; e

però a gran fatica potè effer indot-

to a intervenire alle Converfazioni
letterarie dell’Eminentifs. Ottoboni e
di Moni! Severollì . Fu aferitto alle

accademie piu illuftri degli Umori-
Ri, degl’ Intrecciati , e degl’ Infecou-

L 5 di,
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di , e in altre ancora . Ma la Tua di-
letta fu quella degli Arcadi , a cui
fin dal principio di fua fondazione
diede il nome , ricevutone all’incon-

tro quello dì Licido Orcomenio. Gom-
pofe di nobili egloghe e di altre rime;
ma nulla mai vi recitò nelle pubbli-
che ragunanze, contento di fol mo-
ftrarle, e donarle or alla ftefla acca-
demia or agli amici , Alcune poche
fue rime Ieggonfi fra quelle degli Ar-
cadi » nel tomo quarto ; altre in va-
rie opere del Sig. Arciprete Crefcim-
foeni; negli Apologi del medefimo ha
egli fatte le moralità che appiè vi

danno imprefle, come anche vi fono»

impreffe alcune lettere con le quali

gliel’ inviò - Egli però nulla mai vo-
lontariamente diede alle ftampe, fol

permife che fi jftampaffer© da’ PP. del-

la chiefa nuova tre fuoi poemetti fa-

cri drammatici y che nel loro orato-
rio furon recitati , melfi in mufica
da eccellenti maeftri , e fono il pri-

mo S. Adriano ; l’altro La forza della

divina grazia nel gloriofo martìrio de SS*
Apollonio , Filemone , e Arriano ; e ’l

terzo II martirio de' SS. fanciulli Giuficr

e Paftorc ; e gli fece per divozione ,

ginocchioni , e non lenza lagrime -

Per gli oratori fimilmente compofe
afquan-
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1

alquanti brevi fermoni
,

per eflervi

recitati da fanciulli . Ma non quelli

fòli furon gli lludj che profefsò ; im-
perocché , oltre alle fcienze piu ferie,

pofiedè in eccellenza le lingue latina

,

greca, ed ebraica. Molte perfone let-

terate fan di lui menzione onorevole,

oltre al Sig. Crefcimbeni fuo amicif-

fimo
;

e principalmente il Sig. Can.
Antondomenico Norcia ne’ Tuoi Con-
grefll letterari , dove lo introduce col

nome d’ Orinto
,
e ’l Sig. Can. Sal-

vino Salvini nella prefazione alla

Cronaca di Buonaccorfo de’ Pitti .

Breve fu l’ultima fua infermiti ; e

fenz’ agonia fpirò la vigilia della Con-
cezione della Beata Vergine, albore
quattordici , il dì 7. dicembre del

1720. Teilò, fpartendo Ja fua erediti

fra’ congiunti e i poveri
;
ma poco

dinaro fe gli trovò, folito diftribuir-

lo a quelli vivendo , con tal fegretez-

za , che nè pure fapeanlo i fuoi piu
confidenti. Dopo convenienti efequie

fu feppellito nella fua chiefa parroc-
chiale di S. Salvatore inOnda, dove
anche i fuoi efecutori teftamentarj
gli preparan nobile ifcrizione.

VII. Parenti di Gìulio-aleffanlro Scar-p

lati furono Luigi di Niccolò Scadati,

e Maria di Giulio de’ Conti Veterani d’

L 6 Ur-
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Urbino, Torcila del famofo Marefcrallo
di campo Federigo Veterani,e figliuola

di Cammilla del Sen.Lorenzo Altoviti,

il quale fu anche padre di Mons. Ja-
copo Altoviti , Patriarca d’Antiochia
e Nunzio a Venezia . Nacque Giulio-

alcJJ,andrò in Firenze nel 1671. a’ io.

marzo dall’incarnazione*, e apprefe i

primi fondamenti della pietà e delle

fcienze da’ PP. della Compagnia dì
Gefu nel lemmario Romano . Torna-
to in patria, ebbe dal Gran-duca Co-
fimo III. nel 1694.. in quella ehiefa un
canonicato. Quello però non impedì
che egli fi portafle in Pifa a conti-

nuarvi i Tuoi ftudj ; terminati i qua-
li, ricondottoli a Firenze, quel tem-
po die gli avanzava alle file ecclefia-

ftiche funzioni, fpendeva ne’fuoi Itu-

dj letterari , efercitandoli particolar-

mente nella poefia tofcana e latina .•

Fu aferitto alI’Àccademia della Cru-
fca , e vi lèdè Arciconfolo . L’ anno-

1704. annoverato fra gli Arcadi , vi

fu nomato M'ifandro LibadeJE nel s 7 1 S-

(et ) fu eletto Segretario dell’ Accade-
mia Fiorentina , rilèdendovi Confido-

il Sig. Gan. Salvino Salvini , fcrittore

di

(a
)
V. v Fatti confinari dell'’ accademia

Fiorentina del iuddecto Sig. Can. &al~-

vini , a car.
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di quelle notizie, fotto’l nome di en-
fino Eliffoneo , Procuft. delle camp.
Fiorentine. Nel 1716. vacandola pre-

pofitura della chiefa Fiorentina, dal fo-

praddetto Gran-duca fpontaneamen-
te gli fu conferita la itefla dignità .

Affalito finalmente da un fiero mal
di petto, l’anno 1720. a’ 2. di dicem-
bre, la notte de’j. dello ftefio mefe,
placidamente e divotamente fa[aleg-

giando
,
fpirò , e nella metropolitana

fu fepellito . TUttochè i fuoi uudj fof-

fero aflidui , contuttociò poco lafciò

fcritto del fuo
, pochifiimo fu dato

alle ftampe . Ordinariamente egli era
adoperato per le compofizioni latine

de’ pubblici apparati , che per occa-
fion d’efequie o d’altro fi fanno dalla

Cafa Serenifs. di Tofcana nella bafi-

lica di S. Lorenzo, come in parte fi

legge nella Defcrizion dell’efequie del-

l’Imperadore Leopoldo , diltefa dal

Sig. Tommafo Buonaventuri . Nel Si-

nodo diocefano Fiorentino del 1711.
fi legge una fua dotta e pulita orazio-

ne latina , che nel finodo medefimo
avea recitata.

Vili. La famiglia AJlallì , che del-p.169

le piu nobili di Roma
,
produffe Ful-

vio , figliuol del March.Tiberio , na-

to in Sambuci , terra fua feudale , il

dì
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dì 24. di luglio dell’anno 1654. Nelle
fcuole del collegio Romano ebbe la

Tua prima educazione; e non ancora
ufcito di quelle , da Clemente X- fa
creato Cherico_ di camera < Il credito

che s’acquiftò in quel gran tribuna-

le, mode Innocenzio XL a nominar-
lo Cardinale nella promozione de’ 2,

fettembre 1686, Il fuo titolo fra gli

altri fu la diaconia di S- Maria in Co-
fmedin . Fu aferitto a molte congre-
gazioni 1 efercitò molte protettorie di

univerfità e d’altri luoghi pii ; e fof-

tenne le legazioni d’ Urbino, di Ro-
magna , e di Ferrara , Tornato a Ro-
ma e fattofi Prete , fall al titolo di

Cardinale Vefcovo della Sabina , e

ne fu confacrato dallo fteflb Clemen-
te XL sl 13- maggio del 1714. Dipoi,

per la morte del Cardinale Acciaio-
li, fu Decano del facro Collegio , cad-
de in lui il decanato , col titolo di

Vefcovo d’Oftia e diVelletri, l’anno

1 7 19. e’I medefimo Pontefice Tornò
del pallia a’ 18. di maggio , Morì di

là a poco ,' cioè a’ 14, di gennajo del

1721, e a’ 17. nella chiefa d’Aracelli,

nella cappella e fepoìtura de’ fuoi

maggiori fu riporto , Nelle ore oziofè

fu fuo diletto il verfeggiare , nè fde-

gnò di far fentire le lue rime, cft’e-

ran
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ran d’afiai buongulto, nelle adunan-
ze degli Arcadi, fra’quali per accla-

mazione fu aferitto nel 1703. col no-

me d’ Ala/lo Lìconeo ; e di quell e al-

cune poche fe ne leggono ne’ tomi V.
e Vili. (a). Aromindo Euritidio (b ),
P. A. del chiariamo Compallore ci

ha date quelle e alcune altre poche
notizie

.

ARTICOLO XII.

Letterati defonti in quefiì due ultimi

anni 1723. 1724.

t

I
L ramo della famiglia de’ Conti
Montemellini , che nel Conte Nic-

colo’ Montemellini ultimamente
s’è (pento, coltitui una delle piu no-
bili cafe di Perugia , o guardili T an-
tichità fua , o i feudi e le ricchezze da
quella polfedute , o i fuggetti in ogni
genere chiariffimi che in ogni tempo
la llelTa illultrarono . Padre di Nicco-

lò fu Adriano , deTMobili di Montéffiel-

lìno

( a ) IX- fi legge nelle Notizie , per ìsba-

glio di (lanipatore

•

( b
)
Fr. Hjumcniia Ab. Cavoli , CavaJier

di Malta „
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Uno , Patrizio Perugino , e Conte di

Montegualandro : la madre fu Eufro -

fina.' de’ Marche fi Pallavicini di Parma,
figliuola del Marchefe Aleftandro Pal-
lavicino e di Francefca Sforza, Roma-
na e foreila del celebratiffimo Car-
dinale Sforza Pallavicino , la quale
prima era Rata maritata nel Duca
Afcanio II. della Cornia, Perugine .

Nafceva il Conte Adriano di Nicco-
lò Montemellini , e di Coftanza Ba-
glioni , della quale furon genitori Gio-
vampaolo Baglioni junìore , e Giulia

anche erta della cafa Baglioni , figlino-

la di Adriano , e foreila di Mala-
tefta Baglioni, Yefcovo prima di Pe-
faro e poid’Afiìfi.

Il Conte Niccolò , di cui qui favel-

liamo , nacque in Roma l’ultimo di

luglio del 1643, e’1 dì fecondo del fuf-

feguente agofto fu battezzato nella

balilica di fan Pietro , e gli fu porto

nome Niccolò-àomenko-igna7Ào . Lo ten-

ne al facro fonte Fra Michele Maz-
zarini , Maeftro generale dell’ordine

de’ Padri Predicatori , e Maeftro del

facro Palazzo , fratello del gran Car-
dinale Giulio Mazzarini , e che da lì

a non molto fu promoflb all’ arcive-

lcovado diAix, e dipoi anche al Car-

dinalato . Nel 1669. il dì 22. di no-

vena-
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vembre fposò Angela de’Contì Mon-
tefperelli, famiglia nobiliffima di Pe-
rugia ; e di quello

_
matrimonio gli

nacquer due figliuoli , uno mafchio
detto Adriano, e una femmina chia-

mata Eufrofina , rinnovando in elfi ,

col nome, la memoria de’fuoi morti
genitori . Ma quegli fanciullino pre-

morì al padre; quefta reflò fuperftì-

te : e acciocché in famiglie ftraniere

non portafle i beni di fuacala, l’an-

no 1702. la maritò il padre nel Sig.

Bernardino Montemellini , eh’ è fra-

tello del Sig. Diamante , tino de’ pri-

mari Profefiori di giurifprudenza nel-

l’uniyerfità di Perugia , e che in oggi
trovafi accalato nella Sig. Eleonora
del Marchefe Ottavio dalla Penna e
della Sig. Cecilia Bulli , forella del-

1
’ Eminentifs. Giovambatifia Buffi

.

La Sig. Eufrofina partorì al Sig. Ber-
nardino un figliuol mafchio , erede
delle ricchezze ugualmente che delle

virtù dell’avolo , nominato Semiduc-
cio, che ora è in età d’anni dicianno-

ve in circa

.

Fu egli ftudiofiflìmo fia dalla fua

prima gioventù , e dal fuo genio fu

inclinato all’amore delle buone arti ,

e particolarmente della poefia tofca-

p.a
; e vi fe molti componimenti ne’

qua-
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quali fpicca la vivacità del fuofpiri-

to ; e molti fe ne leggono in va-

rie raccolte. Ma in maggior' quanti-

tà è ciò che dopo la fua morte s’è

trovato fra’fuoi fcritti ; avendo lafcia-

to , oltre a molti altri componimenti,
alcune Centurie di fonetti morali , che
dal fuo erede fperano un giorno la

luce del mondo. Con ciò meritoflir

onore d’elfere aferitto nelle piu cele-

bri accademie d’Italia: in quella de-

gl’ Inlènfati di Perugia fua patria eb-

be il principato, e fra gli Arcadi del-

la colonia Àugufìa fi chiamò Aterno

’Trionio. Quello fuo amor per le let-

tere gli fe anche amare i letterati ,

e tenergli in grande ftima : manten-
ne con molti di etti un commerzio
continuo di lettere , e recavafi a gran
fuo godimento l’impiegar l’opera fua

e i fuoi averi a lor beneficio
;

tal che
qualunque di loro, benché fol per fa-

manoti alui, capitavano in Perugia,

andava a cercarli ne’loro alloggi , t

anche ad incontrarli fuor della città,

e conduceali a cala fua.

Sortì il Conte Niccolò fin dalla na-
feita un’animo pieghevole alla virtù,

e inclinatifilmo al ben operare . Ser-

bò fempre il cuore illibato, amatore
deU’onefto e del gìufto, con tutti ca-

rità-
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ritatevole, ficchc tutti i fuoi cittadi-

ni in vita l’ amarono e venerarono >

e in morte Io pianfero. Maefempla-
riflimi furon gli anni ultimi del Tuo

vivere , ne’ quali veftì pefitivamente

panni di color bigio , per divozione

di San Francefco
,
portava un Croci-

fiffo al petto , e gloriavalì del nome
di poverello di Gefu . E quelle vir-

tù raffinaronli al fuoco di tribulazio-

ni confiderabili che giovinetto ebbe a
fofferire per gli fcialacqui del padre.
A quelle s’aggiunlèro malattie gra-

viffime , che l’affliAero ne’ fuoi verdi
anni; ma vie piu gravi ancora in fua
vecchiezza , che però da.’ fuoi ftudj

nè da’ fuoi continovi elèrcizj di pietà

mai no’l diftollèro . Finalmente il dì
primo di giugno del 1722. nella chie-

la di fan Fiorenzo, dove sera porta-

to a udir la lànta mefia , colto da
lieve tocco d’apoplefia , fu obbligato

a guardar fempre il Ietto . Nel dicem-
bre fopravvennegli nuovo accidente,
e piu violento : in fine il dì fecondo
di marzo dell’ anno 1723. munito
de’ fagramenti di fanta chiefa, repli-

cando di quando in quando atti di

raflegnazione a’divini voleri , e di ogni
crilliana virtù , rendette Io fpirito al

filo Dio, e’1 dì quarto dello Irefiòme-

fe,
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fe , in chiefa di San Francefco , de’

Minori Conventuali , ebbe fepoltura

fra’ fuoi maggiori . E quelle fon le

notizie principali che fi fon potute a-

Vere del Conte Niccolò Montemellmi ,

benignamente a noi comunicate da!

Sfe Dott. Niccola-antonio Uffreduzzi ,

fuo concittadino , fuggetto per gen-
tilezza e per letteratura grandemen-
te lodevole.

ir.

Il dì della nafcita del Dott. Lui-
gi della Falera fu il 25. di no-

vembre dell’anno i6$j. fu l’oro g. in

Ferrara. Suo padre fu Francefco della

Fabbro. , cittadin Ferrarefe , a cui, di

tre mogli , tutte di cala cittadinefca

della medefima terra , nacquer piu fi-

gliuoli . La prima moglie fu Ifabella

di Francefco £agnini; morta la quale,

fposò Terefa Finetti , famiglia anti-

chiffima , di cui uno , fin nel 1128.

ebbe la grazia di levar dall’acque del

Po il rairacolofo Grocififfo che fi ve-

nera nella chiefa parrocchiale di San
Luca , ne’ fobborghi di Ferrara , colà

dalla corrente trasportato fenza faper-

fi nè il come nè donde ; cofa da mol-
ti altri tentata , e a niuno riufcita ,

come narra Marcantonio Guarini nel

Comperilo itterico delle chiefe parroc-

chia-
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chlalì di Ferrara . In terzo luogo
(posò Margherita di Giufefpe 'Lanìcli

,

notajo j e dì quella nacque Lutti ; che
ii giorno appreflo la ina nafcita of-

fendo battezzato , ebbe padrini il

Marchefe Ippolito Bentivoglio e D.
Caterina Eftenfe Morti.

Sì da’ Tuoi genitori , che da’ Padri
della Compagnia di Gefu , nelle fcuo-

le pubbliche de’ quali fu ammaertra*
to nelle lettere umane, apprefequel-
l’illibatezza di cortumf criftiani , che
efemplariflìmi poi ferbò finché vide.

I Padri Domenicani furongli maeftrì

in filofotia *, il corfo della quale aven-
do terminato

,
fi applicò alla medici-

na fotto Girolamo Nigrifioli
,

padre
del Sig. Francefcomaria in oggi vi-

vente , l’uno e l’altro infigne per ope-
re date alla ftampa; e Girolamo, fra

gli altri fuoi fcolari, guardò fempre
con amore e ftima particolare i! no-
ftro Luigi , che promorto dal fuo mae*
ftro , nel 1678. adi 23.

_
dicembre >

nell’univerfità di fua patria , con uni-

verfale approvazione fu ornato della

laurea dottorale in filofofìa e in me*
dicina

.

Alcuni meli dopo’l filo dottorato ,

fftmolatone alla gagliarda da’ Mar-
cheli Ippolito Bentivoglio ed Ercole

Pepo.
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Pepoli , a’ quali era per ciò ricor-

fo il comune di Tercenta , andò in

quella terra per medico , condottovi

con onorevole affinamento . Quivi
egli dimorò intorno a lei anni , e

con la fua molta abilità , quantunque
ancora in età giovanile , confalfidui-

tà e attenzione nelle cure , aggiunta-

vi la fua molta prudenza, modeftia,

e affabilità, fi avea conciliato in gui-

fa famor di quella gente , che in quel

tempo avendo egli due volte fatto

iftanza di tornare in patria, la ftef-

fa con amorofa violenza ciò mai non
gli permife . Pur finalmente conve-
nendole cedere alle terze iftanze ,

egli è quali non credibile l’univerfale

dilpiacimento con cui lo vide parti-

re . Durante quella fua condotta il

Cardinale Niccolò Acciajuoli, Legato
allora di Ferrara , ogni qual volta o
partiva il Governatore di Tercenta,
o terminava il fuo goyerno , a lui ne
raccomandava , in quel fra mezzo ,

il governo della terra , tale era il con-
cetto che di effo lui quel gran Le-
gato n avea conceputo . Dopo il fuo
ritorno di Tercenta fu , con affai

vantaggiole condizioni, ricercato dal-

la Città di Gubbio ben due volte; ma
egli collantemente rifiutò d* andarvi*

Nel
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j

Nel fuo foggiorno in Tercenta al-

loggiò in cafa di queH’Arciprete Car-
lo Brunaldi , uomo affai verfato in
ogni forra di letteratura, ma il qua-
le tenaciflìmo effendo della filofofia

peripatetica, veniva col Dottor iella

Fabbro, a frequenti litigi , il quale con
la lettura de’ buoni medici di quelli

tempi erafì imbevuto delle dottrine

filofofiche piu recenti , Diede an-
che in quella terra piu faggi della

fua pietà e del fuo zelo, V’iftituìu-

na folennità a onore di fan Niccola
di Tolentino, e affegnò tanto di ca-

pitale del fuo , che de’ frutti annuì
fe ne faceffer le fpefe per la medefima.
Sin dalla fua fanciullezza prefo avea
quel Santo per fuo protettore fpecia-

le ; e narrava che in età di nove an-

ni per grave caduta reftato effendo

oftefo d’una gamba , tal che zoppicava;

fuo padre condottolo a una procef-

fione che celebravali nel dì feftivodi

quello , sì efficacemente gliel racco-

mandò , che ne reftò fano . Erafi al-

lora in Tercenta ritirato un uom mi-
cidiale , e per fuoi gravi misfatti da
Ferrara capitalmente sbandito , Co-
fluì da piu anni ftavafi lontano da*

fagramenti falutari della Chiefa , e

inutili fino allora erano riufeite lefor-

tazio-
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,

(azioni de’parrochi e de’ predicatoli

.

Ma il noftro Luigi , che non meno al-

lenirne che a’corpi fapea porgere op-

portuni rimedi , Teppe in guifa con ta

tua naturale affabilità infinuarfi neh’

animo dello fteffo , che finalmente il

traile a vera penitenza

.

Non molto prima della Tua condot-

ta di Tercenta , fu eletto Lettor pub-
blico di medicina nella università di

Tua patria ; e con ifpecial privilegio

vi tenne quella lettura per tutto quel

tempo , con la fola obbligazione di

venirvi a fare alcune poche lezioni o-

gni anno. Ma tornato da Tercenta,
ripiglio l’efercizio cotidiano della me-
delima , fenza intermetterlo mai ; ed
ebbe Tempre alfiduì e in gran nume-
ro gli fcolari alle Tue lezioni , molti
de’ quali egli promoffe al dottorato ,

e riufciron medici di molta intelligen-

za. Fe >n quella univerfità il corfodi
tutte le cattedre , e giunfe a quella

di Lettor primario di medicina prati-

ca, finché l’anno 17 21. da’Signori del-

la congregazione fopra quello ffudio,

fu dichiarato Lettore emerito . Nel
1694. entrò nel numero de’ dieci Vo-
tanti feniori del collegio de’ tìlofofi e

medici ; del qual numero effraendoli

a Torte egni quattro mefi un capo
dello
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dello fteffo collegio , con titolo di Prio-
re e Protomedico ; egli nel 1696. vi
fu eftratto la prima volta , e dipoi
mol tifiìme altre .

Nel 1697- fu annoverato la prima
volta fra’ Configlieri del fecond’ord ine
del gran configlio di fua patria . U
anno appreffo fu per la prima volta
fcelto per uno de’ Say; del magiftra-
to del predetto gran configlio ; ecf

ebbe lo ftefs’onore gli anni 1703, 1709.
e 1717- nel qual anno a’ 4. di mag-
gio morto eflèndo il Go. Niccolo-paf-
la Strozza, ch’era Giudice de’ Savi,
che viene ad effere il capo di quel
magiftrato , il Dottor della Fabbra ,
come il piu vecchio , fottentrò in
fua vece , e foftenne quella carica fi-

no a* 21. dello fteffo me/è , in cui fu
eletto il Sig. Marchefe Francefco Sa-
crati . Effendo egli Savio la prima
volta , e , fra l’altre incombenze

, a-
vendo la deputazione fovra Io ftudio,
fe che nel palazzo del medefimo fi

fcolpiffero le arme de’ Lettori piu ri-

nomati di quello , co’loro nomi
; con-

tuttoché il Sig. Girolamo Baruffaci,
nel Comentario iftorico-erudiro

, ali’

ifcrizione eretta ad Antonio Mufa
Brafavola, dica per isbaglio, ciòef-
ferfi fatto , effendo Giudice de’ Savi
Tom XXXVII. M il
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il Co. Antonfederigo Novara , contra
quello che fcrive egli fletto nel libro

IX. deH’Iltorie di Ferrara , dove af-

ferma quanto fopra noi abbiam det-

to.
Il dì 27. di novembre del 1681. fi

congiunfe in matrimonio con Gaffa-

rina degli Azzi , di cui nel 1693, re-

tto vedovo, nè fi curò di pattare al-

le feconde nozze . N’ebbe due figliuo-

li, malchiol’unoe l’altra femmina ,

che ancor vivono : quegli è il Sig. E-
gidio della Fabbra , che feguendo le

paterne veftigie , s’ è addottorato in

medicina , ed efercita una pubblica
lettura in quello ftudio , e prefente-

mente è Savio nel magiftrato di fua

patria', quella fu nomata Angelica al

battefimo, ma abbracciato avendo I’

iliituto monacale delle Rocchettine
Lateranenfi , del monaftero detto di

Mortara , fa chiamarli D. Candida-

margherita

.

Fu il Dottor Litìgi di llatura piu
che mezzana e tenue , di faccia ma-
cilente . Era fobrio nel vivere , e di

efemplare pietà . Nel parlare andava
affai ritenuto , ufando poche parole
ma fugofe : amava per altro le con-

venzioni , principalmente degli ami-
ci e de’ parenti ; ma fovraogni altro
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de’religiofi letterati, tenendo con ef-

fi ragionamenti di cofe erudite e fcien-
tifiche . Con gl’ infermi era uraanif-
fimo e piacevole ; ma rigorofo coi»
qué’che rifiutavano ì Tuoi rimed; , i

quali Iblea fpeffo abbandonare , di-
cendo di non poter edere indulgente
con chi vuol ammazzare fe lìeffoco*
difordini . Fu affai limofiniere ma
ftudiavafi d’edere occulto; e però a
tal effetto confègnava de’ danari a
var; rgligiofi , da difpenfare a’ pove-
ri . Alcuni anni prima di morire fi

fe fare un inginocchatojo nella fua
chiefa parrocchiale di fan Niccolò de’
Padri Somafchi , e pofelo vicino al-
l’altare , fu cui , per mano di Ben-
venuto dal Garolofolo

, allievo ce-
lebre di Raffaello d Urbino , è di-
pinta la Beata Vergine in atto di
porgere il Bambino Gefu a fan Giu-
feppe , e i quattro Santi Coronati .

Innanzi a quell’altare fta la fua fe-
poltura^ ereditata per via della ma-
dre. Quivi ogni mattina divotamen-
te afcoltava alquante mede, e face-
va le fue orazioni , effendo folito dì
dire, che dovia Ipeffo vifitarelafua
vera cafa.

Ebbe quattro malattìe mortali
, e

in due dì quelle diede grandi indici

M 2 d’eti-
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d’etifia : pure ogni volta felicemente

rifanò. Si gittò per l’ultima volta il

dì 21. d’aprile dell”anno 1723. a Iet-

to , con febbre catarrale , nella cui

fettima acceflione cominciò a miglio-

rare in guifà, che parve quafi libero.

Ma poi quafichè all’improvvifo gli ca-

lò in gola un vifcidume così tenace,

che negli ultimi due giorni gl’ impe-
dì il tramandar cofa veruna nello

itpmaco , ficchè , dopo ricevuti di-

votamente i fagramenti , ed efercita-

tì tutti gli atti di criftiana pietà ,

rendè lo fpirito a’ 5. di maggio , vi-

gilia dell
5

Afcenfcione , alle ore fei e

«lezzo . Vivente , e nell’età fua piu

vigorofa , fcrifle molte dotte diiier-

tazionì , che anche diede alle

iìampe , indirizzandole a vari dotti

perfonaggi , e fono le feguentì

.

1. De artbritide , ac de faccbari la-

Zlis ufu , objervatio . Ferrari

g

, per An~
tonìum Carrara , 1699. in 8.

2. Lo fteffo opufcolo fu poco do-
po riftampato a carte 1. dell’ infra*

scritta raccolta : De movo faccbaro la-

Vis, inventore Ludovico Tejli , fiegìen-

) M. P. Venetiis , quorundam prìftan-

tìjfmorum medicorum judicia & rariffime

tbfervatìoncs . Venetiis , apud Jac. & Jo.

Càbrielm Hertz > 17C0. in 12, E qui- 1

ì
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vi , a carte 73. fi ha una Lettera del

noftrò autore al Tetti , in cui , con
varie fue ottervazioni ed efperienze

,

prova la virtù del zucchero di latte ;

la qual lettera altrove non fi legge

.

E qui notili, che nel to. XXII. del

noftro Giornale, pag. 141. per Sba-
glio , fu fatto autore di tutta la det-

ta raccolta il Dottor dalla Fabbra.

3. De Nucerina terra minerali , dif-

feriate . Ferraria , typis Antonii Car-
rara , 1700. in 8.

4. De terra Nucerina,appendix epijloli-

ca,de tartaro ejufdem inter aqua marir me-
tamorphofeon invento : Epiflola oratoria ad
AntonìumCamìllì . Ferrarla , ec. come
fopra. in 8.

5. Dioptra phyfico-medica prò nutrite-

ne aliìfque natura arcanis develandis no-

va methodo exculta . Ferrarla , typis Fi-
loni typographi epifcopalis , 1701. in 4.

6 . De animi affeciionum phyfica caufa,

& loco
;

ac de tabaci ufu . Ferrarla , apud
Pomatellum , 1702. in 4.

7. Dijfertatio , de meteoris , ac de mor-
bis ab eis derivatis . Ferrarla , apud Po-
matellum, 1704. in 4.

8 . Dijfertatio phyftco-medica , de vita

naturali termino , de ingeniorum varietà

-

te
,
de cocbolata , caphè , berba tbe , &c.

de fpìritu vini feu aqua vita , & rofolì »

M 3 Fer-
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Ferrarla , typis Bernardini Pomatelli ,

1710. in 4. Quella Differtazione fu

da noi riferita nei tomo. IL a carte

487*
Di tutte quelle opere fe dipoi fau-

tore una ben configliata raccolta , e

pubblicolle con quello frontifpizio :

Aloyfiì dalla Fabra
,

in patria Ferra-

rienfi alma univerfitate medicina Lelio-

ris primarii , Dìfjcrtaticnes phifico-medi-

ca . Illuflri/s. & Reverendi/*. Prajuli

Cornelio Bentivolo de Aragonìa , Ectlefia-

ftica ditionis armorum CommiJ/ario Gene-

rali y & ad Galliarum gloriofijfimum Re-
gem Ludovicum Magnum XIV., Nuntio

Apofiolico electo , D. D. D. Ferrarla y

apud haredes Bernardini Pomatelli impr..

epi/c. 1712. in 4. Anche di quella rac-

colta fe ne dà ragguaglio nel Giorna-
le al tomo XII. pag., 401.

Quelle fon le cofe compolle dal

Dottore Luigi della Fabbro , e date in

luce . Nè abbiam cognizione che ab-

bia lafciato nulla di fcritto a mano.
Il Padre D- Almerìgo della Fabbro ,

della Congregazione diSomafca
,
per-

fonaggio d’ affai buona letteratura

fornito , e fuo degno fratello, da cui

fono (late comunicate a noi tutte le

fopraddette notizie fpettanti alla fua

vita e a’fuoi lludj , ci narrò , che
Lodo-
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Lodovico Tefti , Modanefe , medico
in Venezia , e fuo amico , avendo da-
ta alfe ftampe una Tua opinione fopra

il calò di certa monaca, la quale Tem-

pre orinava in pelò notabilmente mag-
giore di quanto mangiava e beeva ;

il Dottor Luigi amichevolmente gli

fcrifle , che tal opinione a lui non pia-

ceva , opponendogli in ifcritto le Tue

ragioni. Piacque al Tefti il Pentimen-

to di lui
, e chiefegli facoltà di farlo

ftampare. Ma in prima egli Ce ne fcu-

sò con dire , che quella non era cofa
degna degli occhi deTavj; e poi fog-

giunfe , che da peritine dotte doman-
dato n’arebbe il lor Pentimento , ef-

(èndo di animo d’unire quella fua Scrit-

tura, ad altra differtazione che pre-

parava intorno alle glandule del cer-

vello . Ma intanto morì il Tefti , e

la cofa li reftò imperfetta

.

Del noftro illuftre defonto , oltre

alla menzione che in piu luoghi fe ne
fa del noftro Giornale

,
parlan con

lode i Sigg. FrancePco Dini ne’Fafti e

Renato Langoveo nelle annotazioni

agli ftefiìjil Sig-Aleflandro Pafcoli nelle

Ofiervazioni mediche; il Sig. Giufep-

pe Lanzoni nel trattato della faliva

umana e negli Avverfarj , e altri an-

cora.

M 4 III.
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v ,

III.
Tutto’I mondo letterario è ripieno

del gran nome di Carlo-maria Maggi :

e le fue Opere non meno che la ina
Vita polla in fronte ad- effe, pubbli-
cate dalle ftampe di Giufeppe Mala-
tefta in Milano , l’anno 1700. per o-
pera del Sig. Lodovico-antonio Murato-
ri , non permetteranno che appreffo
s pofteri ne perifca la memoria . Di
lui e eli Anna-maria Monticelli

, il dì
29. di fettembre dell’anno 1659. nac-
que in Milano Michele Maggi ; e
dal padre , col fangue

, traffe la no-
biltà dell’ indole, l’elevatezza dell’in-

gegno , e l’ inclinazione alle lettere .

Àpprefe gli elementi gramatici e retto-

rici nelle fcuole di S. Aleffandro
,

fat-

to la direzione de’ PP. Barnabiti , e

fpecialmente del P. D. Demetrio Su-
penfio , infigne per piu opere date
alla ftampa . Volle però aver par-
te principale della fua educazione Io

fleffo padre , che piu d’ogni altro può
dirfi effergli ftato maeftro in ogni for-

ca di letteratura
, e in particolare ne’

principi della lingua greca . Quindi
fludj piu gravi egli imprefe

,
quali fu-

rono i filofafici e i mattematici ; nè
potè diftornelo da quelli la debolez-
za di fua compleffione e di fue forze,

par-
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particolarmente nell’età piu tenera ,

per eflere egli nato di fette raefi; nè
le difluafioni de’fuoi

, gelofì di fua
falute . Mirabile però fu’I progrefl'o

ch’ei fece nella greca erudizione , tal

che il padre fteflo, che pur nelle fcuo-

le Palatine da molti anni la profeta-

va , non arrofsì di cederne piu volte

a lui la fuperiorità; e fovente perfò-

ne dotte a lui ricorrevano e in perfò-

na e con lettere
,
per la fpofizione de’

pati piu difficili de’ gred autori , i

quali effo fpiegava con mirabil chia-

rezza e femplicità . Ciò conofcendo
il padre , che per la fua grande età

defiderava qualche ripofo , ottenne da
quel Senato di far fottentrare il gio-

vane figliuolo alle fue veci, il quale,

con nome di foftituto , efercitò la

lettura di lingua greca ,
per lo fpa-

zio di diciannove anni , vivente il pa-

dre . Morto lui , fugli dato a tutti vo-
ti fucceflòre

; e perchè a quella cat-

tedra fi fuol unire la lettura dell’Eti-

ca d’Ariftotile , eì pofefi a dettarne

un corto intero , ripieno di fodiffime

rifleffioni della fua gran mente , per
cui acquiftò una fama Angolare al

fuo nome . Fra fludj sì gravi non fi

dimenticava de’poetici, che a quelli

facea fervire come di dolce condi-

M s men-
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mento ; ficcome alle fue poefie ag-
giungeva una viril robuftezza la mol-
titudine de’ fornimenti che prendeva
dalla morale filòlofia . Furon quelle
fbvente con plaufò udite nelle pub-
bliche adunanze de’ Faticofi e degli

Arcadi Milànefi fra’ quali portò il

nome di Eriffo Lalìemiano . Fu anche
da quel' Senato, foflituito al padre nel-

la carica di Tuo Segretario ; ma a-

vendola efercitata per Io fpazio di
quattri apni, la rilafciò

, per atten-

dere unicamente a’fuoi ftudj . Piu
volte però fu deftinato aGiunte par-
ticolari con difpacci della Corte ; e vi

fi portò con tanta giuftizia e pru-
denza, che n’ebbe in premio la no-

mina d’una di quelle cancellerie . Tal
fu la vita del noftro Mkhtle Maggi :

finalmente a’ 1 2.. ottobre dell’anno,

1723. effóndo appena entrato nell’an-

no feffantefimoquinto di fua età ,

mentre fi trovava in una fua villa ,

in un luogo detto Abbiate graffo ,

fu forprefo da mal d’ orina sì attri-

ce, che fu neceflltato rìtornarfene in

città ,
per recarvi gli opportuni ri-

medi. Ma quelli vanamente applica-

ronfi dall’arte umana; e il giorno fe-

dicefimo , eh’ era il ventefimòttayp

dello lleffo. naefe , rendette Io fpirito

al
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al fuo Creatore . Sopportò la fua pe.

nofa infermità , e ricevette P annunzio
della morte vicina con efemplar foflfe-

renza , e rafTegnatifTimo alle divine dif-

pofìzioni. Volle per tempo effer muni-
to de’ fagramenti di fanta Chiefa , e
principalmente dell’Eucariftia , di cui
fu divotifiimo finché viffe

,
e vifitavato

piu volte il giorno con pietà {ingo-

iare. Negli ultimi giorni del fuo vi-

vere , fpeffo ripetea le parole di S.

Paolo : Cupio diffolvi & effe curri Còri-

fio ; e ora faceafi da qualche facerdo-

te amico recitare delle preci divote
e de’ fàlmi , ora facea colloqui fervo-

rofi col Crocififfo
, offerendogli l’acer-

bità de’ fuoi dolori
, e gli fpafimi del-

ia morte . E morte sì criftiana ,
non

meno che fiato fi foffe tutto! corfb

di fua vita, fu d’univerfal edificazio-

ne a tutta la città. Fufépolto, con
efequìe convenevoli alla fua condizio-
ne , nella chiefa della B. Vergine ap-

preffo S. Cello , così avendo egli dif-

pofto , bramofo dì giacer morto in

quel fantuario , in cui vivente ritira

-

vali ogni giorno a orare
,
pofponen-

do a quello il luogo dove Hanno ri-

porti i fuoi , nella bafilica degli Apo-
lidi, e di S. Nazzario

.

Di Michele Maggi poche cofe abbia-

M 6 mo
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ino alla ftampa y alcuni Tuoi fonetti

fono flati inferiti in varie raccolte .

Alquanto maggior è il numero di
quelli che s’impreflero in fogli volan-
ti, in occafion di veftizioni o di prò-
felfioni di monache, o d’ uffici gene-
rali per i defunti . Era anche folita

ogni anno nel carnovale far imprime-
re uno o due fonetti morali fenza ’l

fuo nome , e farli difpenfare da un
fuo fervidor mafcherato . Sempre al-

tresì nelle adunanze paflorali della

Colonia Milanefe ne recitava uno a
due. Le fue compofizioni tutte furori

d’argomento facro o moraIe;e quel cuo-

re caftiflìmo non v’ha memoria che fia-

li mai lafciato fcappar nè dalla boc-

ca nè dalla penna parole o fentimen-

ti che poteflèr contaminare la fua pu-
rità , nè l’altrui nome . Anzi a tutta

potere sfuggiva le converfazioni im-
modefle e le lingue mormoratrici ; e

fe per avventura fi abbatteva in effe e

udiva tali fconci parlari , fubito ar-

rofliva , e deliramente cangiava dif-

eorfb. . Di fue Yoefie greche , latine ,

italiane , perchè tutte e tre quelle lin-

gue parlava e fcriveva a perfezione

,

ne è un gran numero appreffo il Sig.

Giulio Maggi
,
fuo degniffimo fratello,

il quale ci porge qualche fperanza d’

arric-
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arricchirne con effe il pubblico . Simi-

le fperanza noi abbiamo di vedere im-
preffa la fua Filofofia morale , che in-

xegnava nelle fcuole Palatine . Sperali

anche di vedere altro corfo piucom-
pendiofò della medefima moral Filo-

fofia y che infegnò a’ figliuoli dal Sig.

Go. Girolamo Colloredo, Governato-
re e Gapitan generale dello flato di

Milano , fe pur da efil aver fi potrà,

tornati che fieno di Germania ; im-
perocché di quella non fe n’è trova-

ta copia fra’fuoi fcritti.

Oltre a’foprammenzionati $igg. Go.
Golloredi , moltiffimi altri n’ebbe il

Maggi , che approfìttaron de’fuoi filo-

fofici infegnamenti: ma fi diftinfè la Sig.

Maria-elena Lufignani , Genovefè ,

celebre per fua letteratura , con cui
egli fempre mantenne corrifpondenza
letteraria ; ed ella , in atteflazione

della grande ftima che di effo faceva,
gl’ inviò l’ infrafcritto epigramma in
fua lode ..

Domino Michaeli Maddio , ingenti

felicitatem & morum integritatem
,
utram-

que abfolutijjimam ,
tic 7Ì>$ipct7rtia.{ /actprv-

pior, gratulabatur Maria Lufiniana ,

Genuenfis

.

Queir.vis ipfa fuìs inimica modeflìa pugnet

Laudibus , & merito gaudeat yofa deeut £
P/m.
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pluribus officii titulis inducia perenni s y

Patrono gefiit plaudere Mufa cliens

.

An lateat v'trtus y qua fe jam lumine prodi

t

y

Quam grata agnofcit patria ,/ama coliti

JErgo ubi te pieno mirata efl turba tbeatro y

Jufte vulgati! planfibus addo meos .

Sed non quas recolis ftudiis fel'tcibus artes y
Quave infèrs Latio lumina Graja canam „

Qua vis ingenti y quod fit tibi mentis ac urne

n

y
Aurea quam puro vena tenore fluat :

§uje morum probità
s y infebloque integer avo

Qui fedeat fanSla pecore legis amor :

Hac alti' celebrent : burnii!s male tfaSlatavente
Grandia > fublimi cannine digna coli.

Hoc tamen baud fileam y quod te magis yittelite'
Maxidi',*

Virtus y quam celai pecore y pulcliraprobat

Hablenus obfequium , nefeilieet ipfa viderer

Aut. ingrata filens aut nimis aufa loquax

r v:
La famiglia Dorinoli fu ed è at-

tualmente delle piu antiche e delle

piu nobili della città di Montalcino;
e in ogni, tempo vi fiorì per fogget-

ti nelle feienze affai qualificati . Di
Guafparri , che in Siena profefsò me-
dicina e v’ebbe di molto credito ,

nacque Giovannandrea , che feguì Tar-

mi, e avuti avendo impieghi onore-

voli nelle truppe del Gran-duca di

Tofcana , fuo Signore , morì in pa-

tria , in tempo eh’ era flato eletto

Governatore dell’ifola del Giglio . A
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lui , mentre con impiego militare tro-

vava!! di guarnigione, in Groffetto,

a’ 21. dì marzo del 1635. fu Tore n.
nacque Francesco -alfonso Don-
noli. Fe i fuoi ftudj in Siena, e qui-

vi ,
per le mani di Niccolò Piccolo-

mini , profeffore in quell’ univerfità ,

ricevette la laurea dottorale di medi-
cina , nel *657. a’14. novembre . Nel-
l’argomento innanzi ad una fua can-
zone, che Ieggefi a carte 67. delle fue

Poefìe liriche
, afferma egli d’aver con-

fumato in Siena tra gli fiudj dieci an-

ni di gioventù ; e dall’educazione a-

vutavi riconofce ogni fua difciplina

.

Con l’iftruzioni e con la pratica de’

piu accreditati profeffori di Siena e

poi di Firenze vie piu fi. fiabilì nel

polle fio di quella facoltà , dove anche
principiò a efercitarla. con della fil-

ma . Nella fòprannomata canzone ,

narra di aver efiò viaggiato per le

città piu cofpicue dell’Italia . Efiendo-

gli morto il padre ,. pafsò a vivere

fotto ’l dominio di quefta feliciffima

Repubblica e per qualche tempo
profefsò in Venezia, l’arte fua con tal

riputazione , che le comunità di Ci-

vidal nel Friuli e di Conegliano lo

condufiero a’ioro ftipendj. Prima pe-

rò era fiato invitato dal Gard. Giro-

lamo
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lamo Farnefe al fuo fervigio ; ma men-
tre alleftivafi alla partenza , improv-
vifamente gli arrivò la novella della

fua morte; ciò che gli fervi d’argo-

mento della feconda delle fue canzo-
ni impreffe , a carte io. Dipoi gli

fu conferita la cattedra di teorica

ftraordinaria di medicina in primo
luogo nell’univerfità di Padova , con
affai onorevole ftipendio . Tal fu 1’

amore che a quello dominio egli por-

tò , che dallo fteffo mai non volle

partire, tuttoché richieftone a condi-

zioni molto vantaggile e onorifiche.

Golfo di paralifia , mentre rivedeva
la lezione che di là a poco dovea fa-

re , morì in capo a tre giorni , affai

criftianamente , il dì 6. di gennajo del-

l’anno fcorfo 1724. e fu fepolto nella

chiefa detta di S. Francelco grande,
fra gli altari di S.Antonio e di S. Carlo
con quella ifcrizione.

D. O. M.
TVMVLVS FAMILI^E FRANCISCI

ALPHONSI DE DONNOLIS
NOBILIS ILCINENSIS

IN FATA.no GYMN.o PVBL-Ci
MED* PROF.is

OBIIT
Vili IDVS IAN.n

ANNO MDCCXXIIII-
Abbraccìò il Dotinoti vita matrìmò-
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niale, e lafciò fuperftiti duemafchie
due femmine . Di quelle luna s’è ren-

duta religiofa nel monaftero di S. Ma-
ria Mater Domini , l’altra vive in ce-

libato . De’mafchi il Sig. Giovannan

-

drea-guafparri , ch’è il maggiore
,
pro-

fefla legge nella fteffa univerfità, nella

cattedra degli Autentici; e’1 Sig. Stefa-

no-lattanzio
,
profefia lodevolmente me-

dicina , in cui s’è addottorato , in

quella città. Del noflro Dorinoli fanno
menzione piu letterati nelle loro ope-
re , e fra quelli diftintamente Giro-
lamo Gigli nelle Giornate Sanelì . E-
gli unì alla ferietà degli ftudj che
profeffava

, quelli ancora delle lette-

re amene; e però fra gli accademici
Dodonei di Venezia , e fra’ Ricovra-
ti dì Padova ila regillrato il fuo no-
me . Vivente confegnò alla ftampa
le opere infrafcritte

.

1. Il Medico pratico } cioè della vita

attiva con la qual può regolar/i ogni me-
dico che intenda profetar medicina prati-

ca j 0 fia quejli medico in condotta , 0

venturiere ìu città libera > 0 lettore di

medicina in fludio pubblico , 0 pur medi-

co ordinario di Prencipe affoluto : e utile

a chi hà bifogno di valerfi de’medici . In
Venetia

, per Francefco Valvafenfe , 1666.
in 12.

2. De
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2. De iis qui femel in die cìbum ca-

piunt y lìher in quo àemoflratur , quibus

corporibui talis vivenàì ratio pojjit effe

idonea . Venetiis apud Benedìctum Mi-
locum y 1674. in 12.

3. Bellum civile medicum , prolujio *

Patavii Jt in typcgrapbia beredum Penaday
1705. in 4.

4. Poefie liriche . Venetìa
,
per gli HH.

di Francefco Baba , 1669. in 12.

5. Il Giobbe tofcano . In Venezia , ap-

preso Girolamo Albrìzzi , 1708. in 4.

Quella è una parafrafi del libro di

quel Santo paziente , fatta parte in

profa
,
parte in verfi di vario metro

.

Altre opere inedite ferbanfi appo
i fuoi degni eredi , e fono le feguen-

ti.

6 . Cementarj fopra gli Aforifmì di Ip~

pocrate -

7. Cementar} fopra l’Arte piccola del

meàefimo -

8. Comentarj fui primo Fen di Avi-
cenna -

9. Confuti medici . Quelli fono in

un ben groffo volume y difpofti fecon-

do l’ordine de’ tempi , feelti da gra-

vi autori e da profeffori accreditati;

difeorre fopra i varj metodi de mede-
fimi , e a tempo e luogo vi fa ponde-
razioni affai profittevoli , tenendoli
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mai Tempre a'principi dell’antica filo-

fofìa e medicina , la quale collante-

mente profefsò e difefe finché vide

.

10. IlJuddita nobile i libro affai volu-

mìnolo , dove trattali della vita civi-

le •, e vi fi legge in fronte la dedica-

toria alla Serenifs. Repubblica di Ve*
nezia

.

1 1 . Poe/t'e eroiche , drammatiche > fa-

ere , profane , varie , in piu tomi di-

ftinte , e dettate nello Itile , che nel

fecolo decorfo avea piu d’applaufo.
12. Sonate Sono in un volume, in

numero di trenta, fopraunillrumen-
to di fua Invenzione , che nominò la

Serafica , oh’ è minore della tiorba , e

maggiore della mandola francefe ; i

quai flrumenti e altri della ftefla na-

tura egli affai bene fonava.

V-
La patria del Dott. Antonio Sal-

vi fu Lucignano , terra nobile in Va!
di Chiana , nel territorio Aretino : ì

genitori furono il Dott. Giovanni Sal-

vi e Cofianza di Piero Bruni ,
onorati

cittadini della medefima terra : il gior-

no della nafcita fu il 17. gennaio del-

l’anno 1664. La fua profeflion prin-

cipale fu la medicina , ch’efercitò

con molto credito in Firenze finche

ville, e vi fu annoverato fra’ Dottori

di
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di quel collegio . Profefsò anche Te

bell’arti , ed ebbe vanto nella pittu-

ra , tal che nell’accademia de’ pitto-

ri Fiorentini fi meritò un luogo ono-

rato . Ma parve che Io ftudio fuo ge-

niale folle la poefia , e didimamente
la drammatica, per la (juale fu an-

noverato nelle accademie , Fiorenti-

na, degli Apatifti, e de’Fifiocritici

.

I fuoi drammi per mufica lo rendet-

te famofo per tutta l’Italia , e fuo-

ri ancora. Sovra tutti però fuaccet-
tifiìmo alla Serenìlfima cafa di To-
fcana, e fi igofarmente al Gran-prin-
cipe Ferdinando, che molto Io amò,
e fi valfe dell’ opere fue nel teatro

‘dì Pratolino . Nel verdeggiare ebbe
una facilità e chiarezza inimitabile ,

accoppiata a un dire dolce, fenfato ,

ed elegante . Compofe molti dram-
mi , che furon recitati in piu luoghi

e molte volte la maggior parte
.
Que-

llo è il catalogo degl’ imprefiì , gen-

tilmente comunicatoci daf Sig. Dott.
Gìovanni-clauàio Sàlvia fuo degniamo
figliuolo , e medico anch’effo di pro-

felfione ; e vi fi aggiugne il luogo e
l’anno in cui recitaronfi la prima
volta

.

AJlianatte. In Pratolino, 1701.

Armìnio . In Pratolino, 1703.
P. Cor*



Articolo XII. 285

P. Cornelio Scipione

.

In Livorno, 1704.

Gran Tamerlano. In Pratolino, 1706.

Stratonica . In Firenze, 1707.

Dionifio. In Pratolino, 1707.

Ginevera. In Pratolino, 1708.

Berenice. In Pratoimo, 1709.

Rodelinda. In Pratolino, 1710.

L. Papirio. In Roma, 1714-

Amor vince (odio . In Firenze. 1715.

Il Tartaro nella Cina

.

In Reggio . 1715.
Amore mae/là. In Firenze. 171 j.

Ilpazzoper polìtica. In Livorno. 1717.
he Amazzoni vinte da Ercole. In Reg-

gio. 1718.

Scanderbeg. In Firenze. 1718.
Il careerier difefiejfo

.

In Torino . 1 7 20.

Ottone in Italia. In Baviera. 1722.

D. Carlo. In Venezia. 1723.
Iperme/ìra. In Venezia. 1723.

Oltre di quelli trovanfi altri cinque
drammi inediti appretto il Sig. Tuo fi-

gliuolo ed erede.

Antonino e Geta.

Alfonfo.

Amor e zelo, ovvero YAltomiro .

Il rivai di fe flejfo

.

E mezzana d’amor ogni paffone . Favo-
la paftorale.

Fece ancora molti intermezzi,e fono:
Il Giocatore

.

L’avaro.

&
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Il paro/ito.

La bacchettona

.

L'artigiano gentiluomo

.

Il malato immaginario

.

Il gelofo.

Appretto il medefimo erede fer-

banfi molt£ fue cantate , (crenate ,

fonettì e altri componimenti , che dan-
doli alla (lampa , formerebbero un
giufto volume

.

^
Tradutte finalmente due poemi la-

tini del P. Ferdinando Zucconi , della

Compagnia di Gefu , nome famofo
per la molta fua letteratura ; e con
gli ltefiì va (lampara la traduzione
del Salvi , fotto di quello frontifpi-

zio . Ferdinandi Zucconii , e Societate

Jefu , carmina ab Excellentijs, Domino
D. Antonio Salvi mire illujlrata . Flo-
rentu , typis Michaelis Neftenus , 1 714.

in 4. Il titolo de’ poemi è quello: Jo-
feidis carmen , e Florum epicedium &
Fiorentia genethliacon . Il P. Zucconi ,

nella prefazione a quelli Tuoi poemi,
così del traduttore luo parla con lo-

de : Cum cnim excellentijfimus eque ae

oruditijjimus vir , & vates jam magnoin-

clytus Pratolino , Dominus nempe Anto-
nius Salvi , nonnulla noflra latina car-

mina in italicum rythmum ita convertity

& tanto illuflravit nitore , ut nos propria

de/or-
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àeformitatis obliti , & aliena formofitate

venuflì ,
gloriaripene iebeamus ; cepimus

tandem & typos , & leclores , & publi-

cum cogitare .

Molte altre perfone erudite fanno
del Salvi nelle lor opere onorevol ri*

eordanza . Di quelli noi ne Sceglia-

mo due : l’ uno fi è il Sig. Avvocato
Francefco Dini , anch’ effo da Luci-
gnano , nell’ Arte poetica , ftampata
in Lucca nel 1713, dove a carte 23.
così ne parla: D. Antonius Salvius ,

Eucìnianenfis , D. DoEtorìs Joannis filius

mibi concivis & affinis , medicus Fioren-
ti* primarius

, & venujlìjjimis dramati-
hus coram Serenijfmis DD. Principibus
fplendide recitatis , iifque editis , famige-
ratus , de quibui alibi luculetitius , ec.
E altrove lo Hello quivi cita , loda

,

e olìerva alcuni Tuoi drammi . U al-

tro fi è il Sig. Antonio Benevoli, ce-
rulico celebre Fiorentino

, il quale
nella fua binava proqofirìone intorno al-

la caruncola dell'uretra
, Hampata in

quell’anno 1724. in Firenze, a carte
132. con breve ma pieno elogio lo
nomina : UEccellentifs. Sig. Doit. An-
tonio Salvi , al quale non fi pub dare
alcuna lode , che non riefca fempre fcar-
fa per lo rifcontro infallibile , che tutta

£Europa letterata tiene delfuofapere , ec.
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Finalmente il Salvi fpirò il dì 21.

di maggio dell’ anno 1724. in dì
di fabato

,
giorno pierò alla gran Ma-

dre di Dio , di cui era flato Tempre
divotiflìmo , e alla cui Tanta im-
magine dell’ Impruneta pochi gior-

ni innanzi avea Tatta una laude , che
fu l’ultimo Tuo componimento . Gli
fu data fepoltura nella chiefa di S.

Jacopo tra’ foffi , de’ Padri Agofti-

niani

.

VI.
Di Alipio Magnavacca , onorato cit-

tadino Bolognefe nel 1639. il dì 19.

di marzo , nacque Giuseppe Ma-
gnavacca : nome_ impoflogli in ono-
re del Santo Patriarca Giufeppe, nel-

la cui folennità venne a cadere il gior-

no Tuo natalizio
.
Quelli fin da fan-

ciullo moftroffi inclinatiflìmo alla pie-

tà , al difegno , e alle cofe piu nafeo-

fle , llandovi Tempre attento
,
mentre

i fratelli fi trallullavano in giuochi
puerili , fecondo il confueto di quella

tenera età . Ciò valfe a renderlo il

prediletto de’ Tuoi genitori , che però
fenza rifparmio di fpefa ve ’l fecero

erudire . Da giovinetto pafsò in Poi-

Ionia al fervigio di quel Re ; ma po-
co vi flette, per la rigidezza di quel

clima troppo alla Tua falute contra-

rio .
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no . Tornato in patria
, ripigliò i Tuoi

ltudj di difegno e di pittura fotto 1*

inligne Giovanfrancefco Barbieri , co-
gnominato il Guercino da Cento
che teneramente 1’ amava

, per la
grandezza del fu© animo rifoluto

, o
di non efler nulla

, o di renderli di-
uinto nella profeflion prefà a e/erci-
tare . Quindi rapito dalla fama dell
le cofe mirabili di Roma

, follecita-
mente vi li portò in compagnia di
fabiano Mafina / che v’andava Se,,
gretario dell’ ambasciata pe’I Senato
di Bologna : e quivi può dirli che
principiò la fua valla erudizione in
medaglie, gemme, e fomiglianti an-
tichità , nelle quali poi divenne per
fettiffimo fotto la difciplina del Caa
Francefco Cammelli, antiquario del-^ Svezia

5 e del vivente
Sig. Marcantonio Sabatini, fuo con
cittadino

, che allettati dal fuo fpiri
to e applicazione a sì fatti Rudi, ve
^ > e anche lpefio dal
pubblicamente lodarlo non s’altenea
no . Dopo alquanti meli ripatriò; e

i perche era defunto il Barbieri
, lì Do

fe fotto la difciplina di Cefare e dì
i Benedetto fratelli Gennari, de’ quali
-

fu ParzÌ
aliffimo e amorevolilfimo

, e
quelli effendo morti , continuò nello
Tomo XXXVJj N ftelTo
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ftefio amore verfo i !or figliuoli e ni-

poti . Divenuto intanto celebre nella

cognizion delle medaglie e delle anti-

chità ,
carteggiava co' primi letterati

d’ Europa , i quali anche pattando

per Bologna, il vifitavano , il rega-

lavano , e ambivan di farfelo ami-

co, come perfonaggio che lor frutta-

va cognizioni e onore •, e bene fpef-

fo a lui ricorrevano per lo fcioglimen-

to delle piu ardue difficoltà, che non

di rado i'ncontranfi nello Audio di

quelle materie *, come ne fan fede

fafci di lettere trovatefi dopo la fua

morte ,
fra le quali alcune anche ve

ne fono di gran Principi-, che a pat-

ti onorevoli al lor fervigio 1 invitava-

no. Molti antiquari lo regalarono de’

loro libri ,
in grata ricompenfa del

,

molto che a lui doveano ; e ne me*

definii di efio rendettero teftimonian- -

ze lodevoli . Il Gard. Noris neTuoi

Cenotafj Pifani lo chiama Rei anti-

quari* callentiffìmum il *V aillant nel

libro delle Colonie Romane , fiato-

pato in Parigi del 1688. nella pre-

fazione , al §. Bononia ,
di lui così

fcrive : Omnes D. Jofephi Magnavac-

C3£ judicio /tare volunt : is tnìwi cinti-

quariorum Itali* princeps ,
qucadpraxim

facile pr&dìcatur : eilMezzabarba nell ,

Occo-
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Occone accrefciuto, a carte 622. A-
mìcijfimus D. Jofeph Magnavacca ad
miraculum ufque in praxi nummorum ver-

fatus , five pretium , fivegenuitatem , fi-

ve eruditionem eorumfpettes . Finalmen-
te ,

oltre a molti altri , lo nominati

con lode , il P. Bonanni nel Mufeo
Kircheriano , il Sig. Spon nel fuo viag-

gio di Levante , il P. Pedruli , che
dal noflro dotto antiquario ebbe af-

fiftenza , lumi , e notizie per l’edizio-

ne del fuo Mufeo Farnefiano
,
già re-

golato e difpofto
,
per comandamen-

to del Duca di Parma , dallo fteffo

Magnavacca ; che fe Io fteffo dì quel-

lo del Gran-duca di Tofcana.
Morì Giufeppe Magnavacca d’ anni

8$. alle 11. ore delfabato, vigilia di'

Pentecofte , adì 3. giugno dell’ anno
1724. e volle edere feppellito nella

chiefa de’PP. dell’Oratorio , detta
della Madonna di Galliera . Ha egli

lafciato un affai doviziofo mufeo dì
preziofi difegni , di medaglie rariffi-

me , e d’altre antichità ; e in' oltre

una libreria (celtiffima di cofe ftara-

paté e fcritte a mano; e fra quelle

una Nota di fuo pugno delle meda-
glie piu rare , in oro , argento , e
metallo , co’ loro prezzi : opera che
l’erede fuo, interefTatiffimo nella glo-

N 2 ria
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ria del zio , dà fperanza di dare al-

le (lampe, unita al ritratto d’uomo
così famofo.

ARTICOLO XIII.

Offervaiìoni dell’ ecclìjfì folcre , avvenu-

to il dì 22. dì maggio dell’anno 1724.

fatte in Italia ,

§ *

Joannis POLENI ad Jo. Jacobum Mari-

nonium , S.M.C.C. Inclytorumque Sta-

imm Inferiori AuflrU Matbematicum

pr/ftantijfmhm , Epìfiola , in qua agi-

tur de folis defeElu anno 1724. Pata-

vii obfervato ; & de aliqUibus experi

-

mentis pertinentibus adaquas fluentes.

Accedie Joannis Buteonis defluen-

Zis aqun menfura libellus , cui Annota-

tienes nonnulla fubjiciuntur . La (lam-

pa del libro è del Seminario di Pa-

dova , fatta nell’anno (ledo 1724-

la forma di quarto grande: le fac-

ce non (bn numerate ;
fono però 3 2.

oltre ad una tavola in rame rap-

prefentante lo (ledo ecclidì

.

N Arra primamente il Sig. March.

Peltni alcune cofe appartener f

ci
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ti all’ offervazione dì quello ecclilfi J

e illustra le cofe narrate con la giun-

ta di un’elatta figura , e co! compen-
dio delle fafi oNervate , deferitto in

una tavola, che noi qui traferiviamo

.

Tempo Dita delle

apparente

H. / *
epurazioni .

6. 37.5*. 1.4»

4*23- 1.1.4»

4326. i»3*4»

43-40. z .

45.32* 2.2.4*

47. 3*

49- 1 fr 3^4.
51. 9' 4*

54.35. 5-

56. 6. 5.2.4*

58. 4* 6.

7 t 32. 7-

ecclifii appartiene, efpone l’autore dì-

verfi nuovi efperimentì , a
5

quali ag-
giugne vari riflelfi , per mettere in

chiaro la teoria delle velocità , con
cui l’acqua efee da’ forami fatti nelle

pareti d’un vaio ; o fieno elfi forami
(colpiti in lamine , o fieno forniti di

cannelli cilindrici di metallo : aven-
dovi gran differenza tra’ getti dell*

acqua pe’ forami fatti nelle lamine ,

e i getti dell’acqua sboccante da’can-
N 3 nellii
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nelli ;

quantunque i fori delle lamine
e le aperture de’ cannelli fofler di lu-

mi d’ ugual grandezza , e le altezze

dell’acqua Umilmente uguali fopra a’

centri de’ forami.

Nel fine fi aggiugne un picciolo ma
elegantilfimo trattato di Giovanni Bu-
fcove, che fiorì verfo la metà del lè-

colo fedicefimo ; nel qual trattato il

Butecne parla della mifura delle ac-

que correnti , e fin da quel tempo
egli moftra , che non la loia altezza

e larghezza delle acque, ma la loro

velocità ancora dee confiderarfi . Per-

chè poi il Buteone fervefi di molti paf-

fi prefi dal Comentario di Giulio Fron-

tino intorno agli acquedotti ; perciò

il Sig. March. Pelali , che con molta
lode ha travagliato in illuftrare quel-

l’opera di Frontino , ha aggiunte al-

quante fue annotazioni al trattato

del Buteone
,
per dare via maggior lu-

me ad una delle note da effo fatte

fui citato Gomentario

.

§. a.

Qbfervatio folaris delìquii , bebita in

fpecula cftronomica Bononienfis feien-

tiarum Inftìtuti die 22. maji 1 7 24. ab

Eustachio Manfredio , ejufdem

infittati fiflronemo , Ó'Sociis.

Tena-
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Tempus verum
po/l meridiani .

H. / //

6.35*55. Jnitium eclipfis dire£lo in foleni

intuitu obfervatum > optimo Cani*

pani telescopio pedum undecira /
i\nte hoc tempus in meridrona-

lis folis plaga ad occafum vergente,

candicans facula apparebat , eo-

dem y ut arbitror, loco, quoan»
te dies nonnnllosmaculaequasdam

con rpe£ls fue rant . Sed , ipfaecli*

pfi ingruente, cum fol tenui ne-

bula obduci coepiffet, fpe£tari ul-

tra non potuit.

6.36.36. Eclipfis initium aD. Jofepbo

fio Marcbefio definitum telefco-

pio pedum o£to > direc>o intuita

.

Poli hxc , ad diftinguendam fin-

gulorum digitorum obfcurationem ,

tubos opticos alios duos in folem di-

reximus, cum aptatis tabellis
, qui,

bus folaris fpecies excipiebatur in

circulo
,

per circulos fex concentri-

cos , de more dlvifo . Cum tamen imai
go folis minime circularis, fed ova-
lis, propter refraftiones , appareret,
neque adeo extimum circulum exa-
fte implere poflet; fumma in hujuf-

cemodi obfervationibus fubtilitas non
eftexquirenda

.

Telefcopio pedum 8. obfervantibus

N 4 DD.
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DD. Jo. Baptifia Banderio , DomìnìcO
Weber .

dubia

dubia

beculas

H. I H
6.40.10. I.

6.44. 0. 2.

6.48.50. 3 -

«•5317. 4 .

657.30. 5 .

( 7. ». 0. 6.

( 7 - 5 -24 . 7 .

( ?• 9 - 39- 8.

Polì: ha?c fol denfis nubìbus eli obte-
ftus.

Telelcopio pedum trium , obler-

vantibus DD. Jaccbo Parma , Jofepbo

Bolfio Marcherò.

H. / // obfcurattenti

6.43.51. 2,

6.47.53- 3 -

6.52 27, 4.

6.5611. 5.

dubia 7. 0.36. 6.

Deinceps hoc telefcopio fpecies fo-

iis evanefeebat propter nubeculas fo-

lem obducentes.
H. / //

7.26.9. Cum hoc denique tempore fol e

craflìori nube fé fubduxiflet , jarn-

que ad horizontem accedens > ac

rariori tantum nebula involutus*

nullo vitri opacati fubfidio con-

fpici po/Tet y teiefcopium iripeda-

le
) quod quadranti agronomico

acìfi-
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adfixum eft, in eum intendi, &
ecclipfim manifefto adhuc crefcen-

tem obfervavi , eamque ad hoc
tempus aeflimatione definivi digi-

torum practerpropter imdecim cuoi

femille

.

7. -8.49. Ha&enus ecclipfim augeri jadì-

caveram, atque ex perexigua fo~

laris difci lunula, inter meridie!»

& occafum fuperftite , totalem

obfciirationem jamjam inftarear-

bitrabar . Veruni nunc denique

fununa; ecclipfie tempus prajter-

lapfum agnovi ; neque enim lu-

nula fila fpiendens gracilior fie-

bat , & ecclipfis cornu in occa-

fum vergens nonnihil jaan elon-

gari vidcbatur . Itaque maxima
obfcuratio aliquot fecundis hanc
obfervationem anteceffit.

Portiunculam autemfolaris dia-

metri, quam abeclipfi immunem
obfervavi, vix io. aut 12. fecun-

dorum fuifife crediderimy quippe
qus duplarn , haud amplius, fi*

lorum in telefcopii foco pofito-

rum crafiìtiem ex^quaret , quae

pars eft digiti circiter quartade*

cima , ac tantum de folis diame-
tro ad meridiem reli£tum eft >

quominus totus obtegeretur . FuiC

ergo deliquium digitorum unde-
cirn , & partium quartarumdeci*
marma trefdecim.

N 5 Per
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Per hoc tempus magna undique

fe fé ofluderat obfcuritas , quan-
ta fcilicet no£lu, ante vefpertini

crepufculi finem , folet . Vifae in

cado ftells plures, prasfertim ve-
ro Venus ac Mercurius.

7 .2S.59 * Infimum peripherise Polis pun-
tìum 5 quod nempe horizontein

«cciduum fpe&abat y detegebatur *

Simul corna eclipfis, quodha&e-
bus in occafum, nunc in boream
vergebatjinomento temporis quam
maxime producebatur Utrumque
cornu gracillimum apparebat , fci-

licet ob ovalem Polis ac lunas fi-

gurane .

7.29# 9.. Circa hoc tenipua re£U linea *

per cornu utrumque eclipfis du-

fìa y horizonti aquidiftans erat*

Itaque folis ac Junse centra in

eodem verticali circulo verfa-

bantur.

7*29*20* Limbus prascedens Polis horizon-

tem vifibilem attingebat , circu-

lum videlicet in quo vifualis li-

nea teilurem tangit . Hic circu-

lus fub horizonte phyfìco niinu-

lis 9. fec. 20. hoc loco deprimi*

tur 5 queniadmodum fequenti die

quadrante dimenfi fumus , nifi for-

te quaspiam interim hujufce de-

prefiìon is immutatio a refrailia-

nibus extitit.

7«29.22 v Ptscedens lun* limbus y intra

folem
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folern conlpicuus* ad horizontem
eunidém vifibilem appulit . Eo
tempore boreale corna eclipfis lon-

ge altius auftrali attollebatur

.

7*30.27* Boreale cornu eclipfis, quod po*
ftremum erat ioiis punftum vifi-

bile, nunc denique oceidit.

Interea color rebus redibat , & ,

quamquam, procedente notte , tene-

bra minuebantur . Poli unum vel al-

terimi temporìs minutum eadem fe-

re luminis intenfio erat , qua? cete-

ris nottibus , iifdem horis , haberì

fólet

.

ARTICOLO XIV.

Lexici mìlitaris ,
authort Carolo DE

Aquino , Societatis Jefu , pars I.

Ji.om£ , typis Antonii der Jhibcìs ,

1724. in fogl.

Q Ual fia l’utilità di sì fatti Lef-
fici , particolari di qualche

lcienza
, arte , e meftiere , ftimiam fo-

verchio il qui favellarne ; come anche
noi giudichiamo che ogni perlòna dot-

ta ha perfuafa , che lode piu che
mezzana fi meriti , chiunque fi fa a
compilarne alcuno ; richiedendoli in

ciò non poca cognizione , ftudio , e

fatica, per raccoglierne e chiaramen-
N 6 te
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te efporre ì propri vocaboli, e modi
dì ragionarne , raccolti da buoni au-
tori e loro libri , e dalla viva voce
di que’ che le arti e facoltà fteffe pro-
fetano .

Affermò già il P. Daniello Bartolì
nella prefazione del Torto e dirittadel

non fi può , a carte 27. della quinta
edizione che ora a noi vien per le ma-
ni , che egii andava compilando

, e
avea già in qualche buon effere per
dare alleftampe, un’opera contenen-
te i vocaboli propri d’ogni arte e d’

ogni profeffione , così di puro inge-

gno eome altresì di mano , e degli

affetti dell’animo , e delle parti com-
ponenti ciò die ha parti, e delle ope-
razioni di ciò che opera, e in ciafcu-

no argomento i particolari e propri
modi di ragionarne , ufati nello ferì-

vere che ne han fatto gli antichi; e
dove quelli gli mancavano , foggiun-

fe averli prefi da quel che ne hab-

biamo in voce viva , adoperato da*

maeftri di buona lingua , de’ quali

ciafcuno ha i proprj del fuo meftie-

re . E opera di tanta utilità e sì de-

gna di lode , avea egli compilata per

arricchirne la bella italiana favella ,

in cui ella era Hata fcritta : così que-
gli appreffo i quali fon rimarti gli

ferità
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feri t ti di quel chiariffimo autore , fi

rifuiveffero una volta ad accozzarli e

loro imporre l’ultima mano , accioc-

ché ottengano per mezzo delle ftara-

pe quell’immortalità, a cui è giunto

il nome di chi gli ha dettati . Così
almeno perfone dotte e amanti del

pubblico bene, fi faceffero a compi-
larne Vocabolari particolari di qual-

che feienza od arte, come ne ha da-
to un nobile efemploilfamofo Filip-

po Baldinucci nel fuo celebre Voca-
bolario tofeano dell’arte del difegno*
per cui s’è meritato d’effere aferit-

to all’Accademia della Crufca , e che
quella fua opera fia regìftrata fra

que’ libri che nel Vocabolario di que-
gli Accademici fanno tefto di lin-

gua.
Nè fol nella noltra favella d’Italia

fon utili e pregevoli sì fatti Vocabo-
lari, naa in. ogni altra ancora, edi-
ftintamente nella latina, la quale ir*

tal guifa potrebbe!! arricchire affai

piu che ella non è , fcegliendone le

voci e le maniere di dire, non che da
que’ pochi fcritti che de’latini fcritto-

ri abbiam potuti riamare dall’ingiu-

rie del tempo, ma da’ marmi, e da1

altri monumenti d’ antichità venera-
bile ...E però non è fe non per ripor-

tarne.
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tarne una ringoiare lode 1’ opera «fi

cui qui dato abbiamo il titolo , la

quale vienci riferito
, che ftia per com-

parire in breve alla luce del mondo,
eflendo già terminata 1’ impreffione

del primo volume , e una gran par-

te ancora del fecondo.
Nolfro defiderio era di dare qui 1'

eftratvo del primo volume almeno .

Ma quello non ancora eflendofi pub-
blicato , non abbiam voluto però man-
care di far che’l pubblico ne abbia

per ora in rillretto l’idea d’ un opera
sì grande , tratta dalla prefazione da
cui ella è preceduta , giacché la buona
forte ha fatto che almen quella , fuor

d’ogni fperanza, nelle mani ci giun-

gale
Qui primamente il P. d’Agnino pren-

de la propria difefa contro di chi

fi prendeffe d’accufarlo
,
perchè fcel-

to fiali un argomento a trattare dopo
non pochi celebri fcrittori , vecchi e

recenti . Ma , foggiugne , non mai
nè da uno nè da piu autori vien ma-
neggiata in guifa una materia , che
tutta s’efaurifca e fi confumi . Non
poche cofe rimangono da fcoprirfi e da
efaminarli da chi vien loro apprendi
come dopo un’abbondevol mietitura

fempre lafciafi addietro di che rSpi-

golare*
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golare , e di che ricimolare dopo un’
ubertola vendemmia.

Indi efpone il fine che s’è egli propo-
flo in quello fuo Vocabolario; cioè dì
fpiegar chiaramente i vocaboli mili-

tari, e confermare le fue fpiegazioni

con teftimonianze d’illuftri fcrittori.

Ma ficcome i geografi non pofion
dare la defcrizione d’un qualche pae-
fe , fe nel tempo Iteffo non danno
qualche lineamento de’ mari che Io

bagnano e lo circondano; così niuna
fcienza o arte può maneggiarli , lèn-

za oltrepafiarne i fuoi confini
, e toc-

car non poche cofe le quali ad altre

facoltà fono appartenenti . E però non
fuor di proposito qui anche fi daran-

no molte voci prefe dall’architettura,

nautica , arte veltiaria , falmeria
; ed

altresì non poche fpettanti a’ premi
ed a’fupplicj, ed altrettali , che tal

connefiìone hanno con le cofe milita-

ri , che ommettendole , il trattar

quelle è malagevole e prefibchè im-
ponìbile .

E imperocché per compilare un1

opera di sì valla eftenfione il P. <?

Aquino è flato neceflìtato a confuta-

re gli fcrittori di quafi ogni età, per-

ciò ha dovuto porre un fòmmo llu-

dio per conciliare fra loro teftimo-

nianze
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nianze d'autori e fpofizioni d’inter-

preti fra di loro difcordi , dilucidare

i pafiì ofcuri e dubbiofi ,
reftituire i

manchevoli , ammendare gli [corret-

ti . E qui non polliamo non commen-
dare una nobi! mafiima di letterato

ingenuo e religiofo, e degna di pro-

poni in efemplo a chiunque fi fa a
fcrivere in sì fatte materie d’erudizione

e di critica
. „ Sicubi vero ( egli dice }

35 nobis qusedam in fcriptoribus notare,

3> diffingere, vel rejicere reità ratio fua-

33 fit & ftudium veritatis , fic prò viri-

33 bus adnifi fumus , ut nihil caliginis

33 eorum nomini offimderemus , quo-
33 rum diitis nonnihil lucisafpergimus.

33 Nana quid importunius & ab omni
33 humanitate remotius , quam ob nar-

>3 vos aliquot & leves maculas folicita-

33 re ctneres , nec finere ut conquiefcant

33 eorum manes,ex quorum laboribus nos

3, impenfe proficimus •, quique doitiffi-

33 mis vigiliis literarum gloriam & di-

„ gnitatem affertum iverunt. u

Nella fcelta de’vocaboli , che figni-

fican armi e macchine fpettanti alla

milizia, dice d’eflerfi non tanto fer-

vito de gli fcrittori antichi e purga-
ti del Lazio ,

quanto di que’ della

media e infima latinità j della quale
fcelta eziandio ne rende le fue ragioni

E per-
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E perchè le voci dì quelli lì fono
prefe dagl’ idiotilmi de! parlare ita-

liano, francefe, alamanno, e d’altre

nazioni; quindi il noftro erudito fcrit-

tore ha colta l’occafione d’ indagarne
l’origine delle ftefie voci; nel che co-
me non è sì tenue la fatica , così la

gloria non è tenue , nè tenue il frut-

to che gl i fludiofi ne raccolgono

.

Dà poi le ragioni per le (jualinon

riferifce i nomi de’piu illuftri guerrie-

ri con elogio e commemorazione del-

le loro azioni ; perchè ciò faccia di-

verfamente nel rammemorare le dei-

tà e gli eroi dell’antichità favolofa ; e

perchè folamente difcorra in genere

de’facri ordini militari . In ultimo
luogo reca altre fue ragioni della va-
rietà della fua elocuzione , adattan-

dola fempre alla varietà delle cafe

da fe trattate . Gioverà per altro a
chiunque lì dà agli fludj d’ogni ge-

nere d’ erudizione , il leggere quella
prefazione, in cui chiaramente pale-

fa il P. d' Aquino
,
quanto a lui fia

familiare la latina favella piu pura e

piu erudita.

A R-
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. ARTICOLO XV.

Novelle letterarie d
'

Italia fino a tutto

l'anno MDCCXXIV.

$• »•

Novelle ftraniere appartenenti altlta-

lia .

VIENNA.

N Oì per ora non sì facilmente

trovar (apremmo una tragedia

piu fortunata della Merope del Sig.

March. Maffei : recitata piu volte in

tutti i piu famofi teatri d’Italia; piu
volte ancora imprefla nelle città piu
cofpicue di qua e di là da’monti ; u-

dita , letta , e fempre applaudita e

Iodata dalle perfone piu letterate e dì

miglior gufto
;

tal che (embrava che
nulla piu rimanefle per render pago,
non che un animo modello qual è

quello delfautor fuo , ma anche quel-

lo d’ uno quantunque ambiziofo . E
pure la Itefla è giunta nella gran
Corte Cefarea a tal fegno di gloria ,

che egli potrebbe dimenticarti di tut-

te le fue glorie di prima . II grande
CAR-
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CARLO VI. Imperadore Tempre
Augufto , s’ è invogliato cT udirla

a recitare ; fono flati eletti Cavalieri

e Dame le principali per nobiltà dì

nafcita e per vivacità di fpirito che
ne facciano i perfonaggi

; ben tre vol-

te , con_ Imperiale magnificenza , è
Hata recitata; e fpettatori femprevì
fletterò , e con gradimento e con plau-

fo fempre maggiore f udirono , co!

Clementiffimo Monarca , tutta la Ce-
farea famiglia , e tutta quella fceltif-

fima Corte . La flefìa Maeftà dell’

Imperadrice vedova Amalia , la qua-
le, dopo la morte del fu Imperado-
re Giufeppe , fuo marito di gloriofif-

fima e amata memoria , fempremai
ricusò d’intervenire a qualfifia altro

divertimento di Corte , volle onorar-

ne la terza recita della fua prefenza.

Con tal occafione anche quivi fe n’è
fatta una vaga edizione col titolo fo-

lito : Merope , tragedia del Marchefe Sci-

pione Maffei , recitata alla prefenza

deli Augujlijfima Cefarea Padrona?iza da
Dame e da Cavalieri. Vienna d'Au/tria,

apprejfo Gio. Pietro Van Ghelen , Jlampa-

tore di Corte di Sua Mae/là Cef. e Catt.

1724. in 8. pagg. 68. E nel tempo
ftefib

,
per piu facilitarne l’intelligen-

za di quegli fpettatori , a cui è meno
fami-
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familiare l’ italiana favella , s’è pub-
blicata per lo Hello ìmprefTore una
traduzione in lingua alamanna , in

altro libretto fimilmente in 8. di pigg.

7 ’.

Così quello noltro Clementifllmo
Monarca delle cure gravifllmethegl'ì

dà il vallo governo dell’Imperio , cerca
dì quando in quando follevarfi con
onene ricreazioni di poemi dramma-
tici

,
(acri però od ero ;ci

;
perchè nul-

la egli mai ammette di profano a con-
taminare le calte orecchie fue e di fua

Corte. E però, oltre aqus’le'teratij

che fcelti dalf Italia , con ampilfimi
premj ha invitati al fuo lèrvigio , da
altri ancora bene fpeflo riceve sì fat-

ti componimenti , e della lor rappre-

fentazione fi diverte
:
quale appunto

è quello di cui ora diamo notizia :

Il facrìficio di Gefte . azione facra per

unifica , da cantarfi nell'Auguflifiima cap-

pella della Sacra Cefi, e Catt. Reale Mae-

ftà di CARLO VI. Imperadore de’ Ro-
mani fempre Augufio , t anno M.DCC.
XXIV. La poefiia e del Sig. Giufeppe
Salio , Padovano . La mufica è del Sig.

Giufeppe Porfile , mae/lro di cappella

giubilato di S. NI. Cef. e Catt. In Vien-

na y atprejfo Gio. Va». Gbelen ec. in 4.

PARI-



Articolo XV. 300
PARIGI.

L’opera infigne di Poggio , de Va*

vietate fortune, , la cui edizione lungo

tempo defiderata fu dagli eruditi ,

ora finalmente
,
per opera del Sig. Ab.

Giovanni Oliva , efee alla pubblica lu-

ce . Quella edizione era primamente
Hata meditata da Lionardo Adami ,

fopra un codice che nella bibliote-

ca Ottoboniana fi conferva . Reftò
interrotta l’opera per la fua morte im-
matura; quando il Sig. Ab. Domeni-

co Giorgi , che all’ Adami fu foftituito

nell’ uffizio di Bibliotecario dell’Etno

Imperiali , fubintrò alla fatica e alla

gloria. E avendola illuftrata di note
molto erudite , la contegno al Sig. Ab.
Oliva , il quale metteafi in viaggio per
la Francia , in compagnia dell’.Emo
di Roano

.
Quelli però prima di con-

fegnarla alla llampa , l’ha voluta ar-

ricchire di alcune correzioni conghiet-
turali polle nei margine , del Sig. de
la Monoye , e de’ Sigg. Abati de Boifsl

e Bccbard * che elfo nomina viros acri

judicìo , & dolirine non vulgaris laude

confpicucs . Del merito di quell’opera
fe n’ha una breve idea nel frontifpi-

zio; una piu diffula fe ne darà altro-

ve , come anche delle cinquantalètte
Epiltole dello Hello autore che vi fo-

no
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no Hate aggiunte . Poggii Braccioli-

ni ,
Fiorentini , Hifiorie de varietate

fortune, libri quatuor ex mf. codice biblìo-

tbece Ottoboniane mene primum editi &
notis illu/lrati a Dominico Georgio .

Accedunt ejufdem Poggii Epifiole LVII.
que nunquam antea prodierant . Omnia
a Joanne Oliva Rbodigino vulgata . Lu

-

tetie Pari/torum , typis Ant. Urbani Con-

telier , 1723. in 4. pagg. 294.
L’Orlando Innamorato del Co.Mat-

teo-maria Boiardo, e’IFuriofo di Lo-
dovico Ariofto , per tacere la G eru-

falemme di Torquato Tallo, la Sec-

chia rapita d’Alefiandro Talloni , e

altri poemi de’ noftri eccellenti poeti

Italiani, erano flati tradotti e ltam-

pati in lingua francefe, quale in ver-

ta e quale in profa, e quale nell’una

e l’altra maniera . Mancava quell’ o-

nore al Arnaldo deH’infigne Torquato

Tajfo , da lui fcritto in fua giovanez-

za, ma per cui egli fi meritò que] le

pubbliche Iodi , che molti nell’età pr o-

vetta non giungono con le lor opere

a confeguire. Ora al Sig. de laRonce

piacque tanto quello poema giovani-

le, e flimò di far cola al pubblico sì

grata, che fi pofe all’imprefa di far-

ine una traduzione in profa
;
e come-

chè nel titolo della fua traduzione
affer-
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affermi d’averne fol fatta un imitazio-

ne , nella lettera però che egli al let-

tore indirizza , fe ne protetta in tal

guifa : „ E fe a te fembra ftrano ,

ch’io gli abbia pofto in fronte il tito-
”

Io d’ imitazione , ancorché quefta fia
”

una pura Tradizione
\

io ti dirò, che,

oltre al configlio datomene da’ miei
'

amici , ebbi timore che il femplice
”

titolo di traduzione , non avelie potu-

to fofferire nè il cangiamento che ho
’

}

fatto della dedicazione al Cardinal d’

Efie ,
porta nel cominciamento dell’

Italiano , in cui luogo ho foftituito

Monfig. Duca di Nevers , ficcome an-
che feci in altro luogo dove fimilmen-

te fi parla del medefimo Cardinale ;

nè altresì i cambiamenti de’ nomi
propr; di alcuni illuftri foggetti che
viveano in Italia in tempo dell’ auto-

J}
re ; e ch’erano eccellenti nella poefia,

}}
nella pittura , e nella fcoltura , induo-

*

go de’ quali mi fembrò piu apropo-
fito il metterne de’noftri francefi , de’

piu famofi del noftro fècolo in tali

divine fcienze : giudicando che i lo-

ro nomi non pollano che piacer mag- „
giormente agli altri francefi i quali

leggeranno quefta iftoria , che non
farebbono i nomi di quegli ftranieri i

quali non fono qui conofciuti fe non
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da pochi .

“ I Sigg. Erancefi può eR
fere che in qualche parte faccian

buona quella fcufa al Sig de la Ron-
ce ; ma non Tappiamo fé glie la paf-

feranno i noftri
, nè gli altri ltranie-

rì , e forfè nè anche i piu difcreti

letterati della medefima Francia . Il

titolo del libro fi è : Le Renaud amou-
reux , imite de Vìtalien du Seigneur Tor-
quato Tallo . A Paris , chez Gabriel

Amaulry
, 1724. in 12. pagg. 513. Ten-

ia le prefazioni e alcuni componi-
menti in lode del traduttore, e fenza

i fommarj di ciafcuno de’ XII. canti

del poema'
S’è quivi Rampata dal Mariette u-

na Dijfertaràone del Sig. Pierantonio Mi-
chelotti , che in Venezia profefla me-
dicina con molta fua lode, latinamente
Icritta in forma di lettera al chiarimmo
Sig. Bernardo Fcatenelle , Segretario di

quella Reale accademia delle fcien-

ze, dove s’agita la famofa quiftione,

fe l’aria che refpiriamo , fciolga o
coaguli il fangue che fcorre pe

J

pol-

moni . Quella diflertazione è Hata
fcritta in occafione che l’autore , in

leggendo le Memorie della flefia ac-

cademia, dell’anno 1718. ha offerva-

to che il Sig. Helvetius , il figliuolo

,

loftiene che l’aria da noi refpirata u-

nifce
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na dpttTrC nelh radici della ve-na dello ftelTo nome . Siccome ilSig.
Micbelotti,con forti ragioni anatomi-
co-meccaniche

, nelfuolioro della si
Plr

f
z 'one hquori nel corpo ani-male ha confermata l’opinione de fa-mofi meduri e rìlofofì

, Borelli, Belli-
ni

, Gughelmim
, e Pitcarnio

, in quel-
j° che concerne la forza della preffiou
dell aria fopra i polmoni

,
per ifcior-

re il fangue fpinto per farteria nol-

To^h {Sr
h V£na corrifPondente :cosi lo iteflb

, per puro amor della
verità

, s e pre/o a efuminare gli ar:goment, del Addetto Sig. HdvciZ,
e.fa veder che quelli „J„ fono con
Vincent,, e che per confeguenzi nondimoltrano

, che l'aria entra ite n§polmoni condenti il fangue della vena polmonare Ciò efeguito, fot”:mette , con modeftia degna di lode,
al giudico del Signor F«eae//e eli
tutti quegli Accademici le fue ra'
gioni.

c
OXFOR T.

Se alcun dopo gli antichi, eprinci-
palmente dopo Virgilio

, ha ofcupa.
nella latina,

®s»
C G
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c’è ancor niuno, per fentenza de’ let-

terati migliori sì italiani che llranie-

ri . Fra gli altri ultimamente quella

verità conobbe il Sig Tcmmajo Tri-

jflram ,
il quale perciò in Oxfort n’

ha proccurata una edizione in8.gr.

affai magnifica in due volumi ,
del

primo de’ quali quello è il frontifpi-

zio : Marci Hieronymi Vidae ,
Cre-

monenfts ,
Alba Epifcopi , poematum qua

haud piane dìsjunxit a fabula ,
pars pri-

ma ,
continens de Arte poetica libros tres,

Bucolica , & Epijlolam adjcannem Mat-

tbaum Gìbertum . Edidit Tomas Tri-

ilram , A. M. Coll. Pemb. Oxon. So-

cius . Oxonii , e typograpbeo Clarendonia-

no, 1722. pagg. MS- lènza ì prolego-,

meni , ne’ quali , fra l’ altre cofe , fi

danno dall’editore molte notizie fpet-

tanti alia vita e agli Icritti di quello

chiariamo Prelato . A carte 109. il

Sig. Trifiram ha aggiunte molte fue

annotazioni a’poemi di quello primo

tomo , le quali fiamo certi che agli

eruditi faranno molto accette.

L’anno appreffo
,
per opera del me-

defimo s è veduto comparire il fecon-

do volume , il cui contenuto dal fron-

tifpizio fi può comprendere . Marci

Hieronimi Vide ec, pars altera,continens

Bombycum libros duos, Scaecbiam ludum,

& car-
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& carmina diverfi generis . Egli è dì-

pagg il 6. e aneh’effo è corredato fi-

miìmente di annotazioni dello Iteflo

editore. Ma a quella edizione in ol-
tre aggiungono affai di pregio moltif-
fimi ornamenti d’intagli in rame , fra’

quali fi diftinguono i ritratti dell’au-
tor medefimo, di Lion X. e d’altre
perfone infigni per dignità e per let-

teratura .

HAMBUBGO.
Leonardi Bruni, Aretini, Epiftola-

rum libri Vili, prssmìjfa Poggii Fiorenti-
ni Oratione , recufi , curante Jo. Alber-
to Fabricio , D. & Prof. Pubi. Ham-
burgi, apud Tbeod. Crijloph. Felginer ,
1724. in 8, pagg. 296. fenza le prefa-
zioni e l’orazione di Poggio nel princi-
pio , e la tavola delle cofe notabili nel
fine del libro , che anneffo al fronti-
fpizio ha il ritratto di effo Lionardo.
V orazione di Poggio fi è quella che
egli fece e recitò nella morte dell’A-
retino in Firenze l’anno 1443. pubbli-
cata da Stefano Baluzio nel III. tomo
de’ fiioi Mifcellanei a car. 248. e dipoi
da Piero Vander Aa fu inferita nel
tomo Vili, del Teforo dell’Antichità
e Morie d’Italia, dietro all’Moria fio-

rentina dello Iteffo Poggio . A quella
orazione fuccede la vita di Lionardo,

O 2 fcrit-
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fcritta dal P. Giulio Negri , delia Com-
pagnia di Gefu , e inferita nella fua

Storia degli fcrittori fiorentini a car-

352. e illuftrata dal Sig. FabbrirJo con

alcune annotazioni \ dove però eflo

ben poteva correggere piu d’unosba-

glio del Padre fuddetto . Ma ciò in

altro articolo meriterà forfè confide-

razione piu efatta.

Nè in ciò folamente dovrebbe da
noi farli lodevol ricordanza del Sig.

Criovannalberto Fabbrivio , del cui no-

me fon fregiati i frontifpizj di tanti

libri , tutti ricchi di rara copiofilfima

erudizione, che tutti infieme formare

potrebbero una non sì picciola e mol-

to (celta libreria . Fra gli altri , ino-

ltrano principalmente
,
guanto egli

fia verfato nella lettura di qualunque

sì latino che greco fcrittore, e come
pattate fieno per le fue mani e con

Iftudio particolare ftudiate preffochè

tutte le piu antiche e le piu (limate

impreflìoni de’ medesimi , le lor ver-

doni in qualunque lingua ,
e gli au-

tori che o con lunghi comentarj , 0

cori brevi annotazioni , o con lezio-

m varie le hanno illustrate ;
moftra-

tio ciò , torniamo a dire , le fue ce-

iebratilfime Biblioteche , latina e gre-

cai ,
che in piu volumi divife vanno I

ufcen-
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ufcendo alla giornata, con beneficio

fmgolare degli ftudiofi dell’una e fi-
ltra favella . Ne’ dodici volumi fpe-

cialmente della Biblioteca, greca fi fa

così di frequente menzione di molti

letterati della noftra Italia , e con ta-

li encomj , e talvolta eziandio fi pub-
blica di elfi qualche opufculo o ine-

dito o divenuto rarilfimo , che non
contraveniamo affatto al noftro ifti-

tuto col parlare in quello luogo , d
J

opera sì accreditata . Tuttavia noi ci

fermeremo in riferire il folo dodicefi-

rao volume , publicato al folito in

4. Hamburg

ì

, fumtu Theodorì Chrifto-

phori Felgineri , 1724. non tanto per
le ragioni addotte , quanto per efler

quello intitolato ad uno depiu^ chia-

ri lumi della noftra Italia , cioè al
Sig. March. Scipione Maffei . Lodalo
quivi il Sig. Fabbrizio dalla fua mol-
ta letteratura , e diftintamente dallo

ftudio dell’erudizione greca , e dall’a-

more con cui abbraccia gli ftudiofi

della medefima . Nimirum ut omnem
profuturam ac liberalem ào'clrinam amas
& colis ornafque ìmpenfijftmc , ftc appri-

me duceris grtcarum litterarum ftudio ,

atque dìligis illarum ftudiofos , ipfeque

adyta earundem ac recejfus perfcrutatur ,

prtelarìs intìmioris peritic promulgati

s

O 3 fa-
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fpeciminibus , longe piarci etiam & am-
plierà pelliceris , quibus gr&ce eruàitionìs

latifmdia beneficio tuo ampliar proferan-

tur & explicentur . Quinci dalle lodi

particolari del Sig. March. Maffei paf-

fa il Sig. Fabbrizio alle univerfali dì

tutta l’Italia, come quella che diede
ricovero a’ Greci, dopo la defolazion

lagrimevole della loro patria . Comin-
eioffi da quel tempo a coltivare in

quella provincia le lettere greche , fer-

vendo ella in ciò d’efempio alle nazio-

ni ftraniere. Qui fi confervaron nelle

pubbliche e private biblioteche i co-

dici piu infigni della greca erudizio-

ne ; qui fi pubblicaron per la prima
volta per mezzo della flampa; quife

nel latino e nel volgare linguaggio fi

traslatarono , e illuftraronfi di conien-

ti e di note . Non cimentaronfi alla

ftefla lode l’altre nazioni , fe non qua-
li un fecolo dappoiché qui rinacque

la greca letteratura ; e giudicarono a
fe glonofo , fé non il vincere , almen
dimoltrarfi emulatrici dell’ Italia .

Tutta quella lode però , non v’ha
dubbio , che ridonda all’Italia , come
a fuo fonte . Nomina egli dipoi con

encomio alcuni letterati ultimamente
defonti, e alcuni ancor vìventi

,
quali

fono i Sige. Salvini , Muratori , e Luc-
chefi-
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chefini ; e finalmente con diftinzione

il Sig. Mar^h. MafFei , a cui dà il ti-

tolo d’ eruditismo e di perfona che
da per tutto fpande il fuo gran lu-

me.
I E N A.

Tuttoché gli fcrittori che nella Ve-

gnente raccolta fon comprefì , come
pure il loro raccoglitore , niente alla

noftra Italia appartengono , le appar-
tiene però l’ argomento fu cui eglino

fi fono impiegati , ch’è intorno alle

fette e alla filofofìa degli antichi Ro-
mani giurifconfulti . De fcElis & phì-

lofophiaJurifconfultorumyOpufcula. 1. diri-
ftiani Ottonis a Boeckelen de diver-

fìs familììs vett. Itioruni , & de oratìo-

nibus Principum . Queft’opufculo fu la

prima volta impreffo in Leida nel

1678. IL Jo. Philippi Slevogtii pro-

gramma de philofophia Papiniani: la pri-

ma volta impreffo in Iena nel 1681.
III. Jufti Henningii Boehmeriprogram-
ma de philofophia leior. Stoica : la cui
prima edizione fu fatta in Hala ne!

1701. IV. Everhardi Oftonis Oratio I.

de Stoica vett. Iltor. philofophia . V. E-
jufdem oratio IL de vera > non fimulata

jurifprudentia ; pubblicate l’una e l’al-

tra in Amfterdam nel 1723. Vi. Cor-
netti Yan Eck oratio de religione &

O 4 pie-
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pittate veterum Jurifcovfultorum ; già da-
ta al pubblico in Amllerdam nel 1717.
VII. Jo. Samuelis Heving Dìjfertatìo de

Stoica vett. Promanar, jurìfpmdentia ;

Rampata già in Sedino nel 1719. 11

raccoglitore di quelli dotti opufcoli
fi ha dalle feguenti parole del fron-

tifpizio del libro : Collegit , recognovit,

Ù frsfattone de elcgììs Idtcrnm Pcm.
ac progr. de difputatione fori auxit Got-
tlob Slevogtius , D. Com. Pai. Csf.

Cnr. Frcv. Due. Sax. Adv. Ord. itemque

Adv. Dicci. Sax. Jur. Ievs , fmtibus vi-

dus Meyerians
, 1724. in 8. pagg. 456.

fenza la prefazione e l’indice genera-

le dell’opera.

BRUNSUI c.
D. Simonis Fridc-rici Hahnii , hìflo-

riarum in accademia Julia Profejforis pub-

blici ordinarli , colleciio monumentorum
veterum & recentìum ineditorum

, ad co-

dicnm fidem reftitutorum , fclebliorum &
rariorum , diplcmatum nempe

,
figillorum,

litterarum , chronicorum , aliarumane in-

figtiium fcriptorum antiquitates ,
geogra-

phiam , hìjloriam cmnem , ac ncbiliares

jurìs partes baud medìceeiter illufiran-

tìum « Tomns I. Brunfuigs , ex officina

Frid. Wilh. Meyeri , 1724. in 8. pagg.

•1048. fenza la prefazione . Siccome in

quella pregevole collezione vi ha mol-
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te opere fcritte da letterati Italiani ,

e molti documenti fpettanti allecofe

d’Italia ; così non era da tacerli da
noi . Baiti l’accennare per ora , eflcr-

vi le feguenti: I. Aegidius Romanus
( quelli fu della gran cafa Colonna )

de re militari veterum .* II. L. Bulli, Pon-

tificai . III. L. diplomata Impp. Regum,

Principum , aliorum illujlrium virorum :

parecchi de’ quali fono Italiani . IV.
Thomar, Romani Ecclefii Presb. Car-
dinali

,
DiHator , epijlolas multai com-

pieHens . V. Aeneae Sylvii Hifìoria amo-

rum Euriali & Lucretio , feu arcana nar-

rati illorum 5 qm Cafpari Schlickio

Seni accìderunt , traslatata in lingua

alamanna. Il detto Gafpero Scòlick, la

cui nobil famiglia in oggi ancora fufi

lìfte con molto lultro in Boemmia ,

fu Cancelliere e Configliere intimo di

piu Imperadori , e nacque di Arrigo

Schicli , Gonte di Lafon , e di Cojlan-

za , unica figliuola di Rolando Conte
di Collalto e San Salvatore: di che fa

ricordanza Io Hello Enea Silvio , che
fu Pio IL in una delle fue Epiftole.

Di quello e d’altro fi tratterà a luo-

go piu opportuno

.

H A Y A.
Il Sìg. Marco Majer pubblicò , fin

dall’anno 1717. la Defcrizionc del

Q 5 regno
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regno di Napoli e di Calabria , iflu-

fìrata con GCXCIII. medaglie , a
ciafcuna delle quali aggiunfe una bre-

ve dichiarazione . Fu ricevuta dagli
antiquari e dagli eruditi con parti-

colar gradimento quell’opera , talché

in sì pochi anni ella divenne affai ra-

ra e affai ricercata : il che lo fece ri-

iolvere a farne una feconda edizio-

ne, la quale egli è molto verifimile,

che in brieve fia per edere di mag-
gior rarità che la precedente , non,

tanto per lo fcarfo numero degli e-

femplari che fe ne fono ftampati ,,

quanto per effer quella accrefciuta

di XG. altre medaglie , che nella pri-

ma fi defideravano.. Il titolo del ope-

ra è il feguente : Il regno di Napoli e

di Calabria iefcritto con medaglie ; ar-

richito dima dejcrittione compendiofa di

quel famofo regno ,* ed illufirato d' una-

dichiaratìone intorno alle fue medaglie ,

da Marco Majer ; e ri/lampato con V'

aggiunta dì nonanta medaglie , arrichita

delle loro /piegatimi , ed una notìzia me-

teologica delle deità ritratte in quefte

medaglie antiche . Nella Haya , appreso

Cbrtfliano di Lom , 1723. in fogl. Li
defcrizione del Regno e delle meda-
glie di Napoli , che coftituifce la I-

parte di queft’opera, è di pagg. sfr

oltre
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oltre a XV. tavole in rame; e quella

della Calabria , con la fpiegazione

delle medaglie di ella, che formala
II. parte, è di pagg. 50. oltre a XIX»
tavole in rame . Nel principio v’hà
un breve avvrfo a’ lettori, e una no-

tizia meteologica ( così la dice l’autore,

in luogo di mitologica : ma da un
foreltiero non può fperarfi tutta la

pulitezza della lingua italiana ) delle

deità ritratte in quelle medaglie an-

tiche .

Con quella occalione non lavere-

mo di avvertire i leggitori , che al

Sig. Majer liam tenuti della terza edi-

zione della Sicilia di Filippo Parata ,

defcritta con medaglie , la quale li la

di qual pregio lì folfe e di qual rari-

tà . La prima imprefllone fu fatta in

Palermo nel 1612. in fogf. Nella ftef-

fa forma , e con la giunta conlidera-

bile di quattrocento medaglie, fatta

da Lìonario Agofiìnì , ulcì ella in Ro-
ma la feconda volta nel 1649. I ra-
mi poi di quell’ opera , eh’ erano in
mano degli eredi dell’ Agoflinì , elfen-

do in potere del Sig. Majer ; ciò Io
fece rìfolvere a farne in Lione una
terza edizione , alla quale pofe il te-

gnente titolo , da cui li viene a cono-
scere ciò che egli v’aggiunfè di fuo :

O 6 £a
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La Sicilia di Filippo Partita , defcrit-

ta con medaglie
,

e riftampata con aggiun-

ta da Leonardo Agoftini: bora in mi-
glior ordine difpofta da Marco Majer :

arrichita d' una deferittìone compendiosa

di quella famofa ifola , & ìllujlrata d'u

-

na Succinta diebiaratione non piu Stampa-
ta intorno alle Sue medaglie : con l'aggiun-

ta della cronologia accomodata alla Suda-
ta hijìoria . In Lione , appreflo Marco
Majer , en Belleeour , 1697. in fogl.

Le Memorie TrevohAane dell’anno 1705.
a car. 1640. e dell’ anno 1713. a car.

1290. ficcome ricaviamo dalSig. Gio-

vannalberto Fabbrizio a car. 65. della

Biblioteca nummaria del P. D. AnSelmo
Beviduri , fatta riftampare da lui con
fue dotte annotazioni nel 1759. in 4.

ci danno fperanza , che un giorno ab-

biali a vedere una quarta imprefiìo-

ne della Sicilia del Partita , piu copio-

fa e miglior delle precedenti, per o-

pera di Giovanmaria Amati , del cui

merito fi ragiona nelle fopraddette Me-
morie Trevobotane

.

L E I D A.
C. Valerio Fiacco Setino Balbo ycht che

ne dicano in contrario a favor di

Sezza , città antica del Lazio , alcu-

ni moderni , lenza la teftimonianza

però di fcrittore antico die n’appog-

,
' '

S‘
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gi i! parere , fu Padovano ; e’11 piu d’

un luogo chiaramente Jo dice Marzia-
le , ne’ cui tempi egli vide , e forfè

anche morì, fotta l’imperio di Domi-
ziano . Il fuo bel poema deliArgonau-

tica , divifo in piu libri, de’ quali pe-

rò non ce ne fon rimarti che otto
,

è

uno di que’ molti che ritrova ti furon
dal vecchio Poggio ; e dopo l’edizione

che ne fu fatta in Bologna nel 1474.
in fogl. di cui non c’è noto che altra

ve n’abbia piu vecchia , fu molte e

molte volte in piu luoghi e in varie

forme riftampato, e corredato d’an-

notazioni e di comentarj da uomini
dottiilìmi, i quali qui farebbe fuor di
luogo il voler riferire. Ma con veri-

tà può ben dirrt, che la pio bella ,

la piu copiofa , e la piu compiuta
edizione di tutte Fakre di quefto
poema , Ila quella che ora n’abbiamo
per le cure feconde del celebre Sig.

Piero Burmanno
, il cui titolo è quefto:

C. Valerli Flacci Setini Balbi Argonau-
ti^: libri opto , cura notis ìntegris Li&*

dovici Carrionis , LaUrentii Balbi Lilien-

fis , Ju/ìi Zjinrerlitigi , Chrìflophori Ba-
lzi

,
Gerardi Vojfti& Nicolai Heinfii , &

felectis Aegidii Maferii
, Joannis Bapti-

rtas Pii ( quelli fu Bolognefe ) , Joan+

vis Weìtùi j Ù aliarmi , aerante Petto
Bur-
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Burmanno, qui & Juas acino'ationes ad-

jecìt . Leìche
,
apud Samuelem Lucbt-

mans
, 1724. in 4. pagg. 760. lènza le

prefazioni, e fenza i due indici porti

nel fine , Fano delle voci e delie ma-
niere dì dire dei poeta, e Faitrod el-

le cofe e delle parale dichiarate nelle

annotazioni
;
oltre ad un terzo indi-

ce degli autori in erte annotazioni il-

luftrau o ammendati. Le prefazioni

eonfiftono 1. in una dedicazione fatta

dal Sig. Burmanno al Sig. Giovanni
Brydges , Marchefe e Conte di Car-
navan , e primogenito del Sig. Duca
di Chandos : 2. in una lunga e dotta

prefazione del medefimo Sig. Burman-
no , dove dimoftra , che Padova e non
Senza fu la patria di C. Valerio Fiac-

co) ci fa conofcere tutte , o almeno
le piu rinomate edizioni del fuo poe-

ma ; ci accenna le diligenze da lui

ufate nella novella edizione di cui

parliamo , e per fine ci dà un pieno

catalogo degli Argonauti , raccolto

da Fiacco , da Appollonio Rodio , e
da altri. 3. Sieguono le prefazioni e

le dedicazioni delle precedenti riftant-

pe : 4. finalmente le teftimonianze da-

te dadiverfi fopra quello poeta . Non
dee Tafcìarfi di dire ,

che come l'otta-

vo libro del poema ci è pervenuto
man-
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mancante nel fine

-

,
così parve bene a

Giovambatifia Pio ,
letterato di grido

nel fine del XV. fècola , e nel comin-
ciar delfeguente, di fupplirne il difet-

to in verfi eroici , fu la fcorta dy
Appallò-

nio Rodio , che in greco trattò lo Iteffo

argomento,e di continuarne con la fte fi-

fa guida il lavoro in due altri libri j

e tutto quello fi trova nella prefente

edizione ; dove pure è fiata inferita

la traduzione, fatta in verfi efametri
latini da Leodrifio Crivelli

,
gentiluo-

mo Milanefe, del picciol poema gre-

co fopra la ftefla imprefa degli Ar-
gonauti , che fuol portare ia fronte il

come d’ Orfeo .

L Q N D R A.
Abbiamo a car. 385. del to. XXX

III. par. 2. rammemorata la prima e~

dizione , fatta in Firenze del 17 2 IV

dal Sig. March. Scipione Mciffei , delle

CorrtpleJJioni di Cajjiodorìo o Caffi-odor#

che vogliaci dirlo , fopra l’Epiftolee

gli Atti degli Apoftoli, e fApocalifi-

fi , tratte per la prima volta da un
antichiffimo codice membranaceo
efiflente in Verona prefio i Canonici,

dì quella cattedrale . Opera sì nobile

e d’autor cotanto- infigne non potea
non efler ricevuta dal pubblico con
fummo gradimento e applaufo-; laon*.
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de non è da maravigliarli che l’anno
appretto fiane Hata fatta in Londra
una feconda affai pulita impresone ,

col titolo da quel dell’altra poco di-

verfo : Gattiodoru Senatoris Complexio-
)ies in Epijlolas , Alila Apoftolorum , &
Apccalypfm

,
e vetufliffimìs Canonicorwn

Veronenfium membranis nuper erute . Edi-
tio altera , ad Florentinam nuper expref-

fa-, opera & cura Samuelis Chandleri.
Fondini , typis Samuelis Palmer

, 1722.
in 8. pagg. 264. fenza le prefazioni di

pagg. Ixviii. Chiaro fcorge ognuno in

primo luogo , che ad arte fono fiate

levate dal frontifpizio di quella fecon-

da impresone le parole portevi nella

prima , dal Sig. March. Maffei , ove
Taviamente accenna , che con l’auto-

rità di quell’ opera di CaJJìcdoro reità

comprovata l’antica lettura del tanto
contrattato patto della I. Epiftola di

S. Giovanni intorno a’ Tre Te/lìmonj

cele/ìi . Ma di ciò lafciando per ora
d’inveftigare e d’efaminar la ragione,

patteremo a dire , che l’edizion di

Londra è fatta fedelmente da capo
a piedi fui modello di quella di Fi-

renze ,
con quella fola diverfità, che

le annotazioni dal Sig. Maffei collo-

cate nella fua dietro ’l tefto di Caf-

ftodoro 3 il Sig. Cbandiere Itimò che fof-
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fe per efiere- pi» acconcio e piu como-
do a’Ieggitori, di andarle diftribuen-

do a’ luoghi opportuni (otto il mede-
fimo tetto . Non vi fono ftate omef-
fe , nè la dedicazione al regnante

Gran-duca di Tofcana , nè le due
prefazioni del Sig. Maffei , nè la fua

lettera al Sig. Dott. Niccolò Coleti in

fine del libro , dove pure fi trovano

le licenze de’ revifori Fiorentini . Ciò
che de! fuo vi aggiunfe il Sig. Chan

-

dlero , fi è una nuova fua prefazione

,

la quale ci dà a conofcere , quanto
egli fia fuor di ttrada in materia dì

Religione, e quanto civada inganna-

to . A lui non par di vedere nel tetto di

Cajfiodoro la dottrina cattolica che chia-

ramente v’è efprefia intorno ad alcu-

ne verità manifette: anzi affaticafidi

feoprirvene per entro a fuo favore un*

altra tutta contraria , che nè Fu mai
della Chiefa , nè della credenza dello

fcrittore. Niega ciò che Cajfiodoro di-

ce, e a lui attribuire ciò che non di-

ce; e vuole che quelli gli fia favore-

vole , e per quello che ha detto e per
quello che non ha detto . Miferabile

cecità , e ridicola pretenfione ! Non è

qui luogo d’entrare nella difeuffìon

particolare de’ dogmi e de’ fatti con-
troverfi; maciriferbiamdifarlo, oc-

cor-
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correndo, a tempo piu opportuno , e

in articolo efpreno.
Va quivi il Sig. Piernntonio Rolli

flabilendo que' letterati negli ftutìj

dell’ italiana favella , col pubblicarvi
tuttavia opere de’fuoi piu accredita-
ti fcrittori . AI primo volume delle

Rime piacevoli del Borni e d’altri au-
tori , da noi riportato nel tomo pre-

cedente a car. 401. ha fatto egli po-
co dopo fuccedere il fecondo con que-
llo frontifpizio : Ilfecondo libro delle

opere Burlefcbe di M. Francefco Ber-
ni , del Molza , di M. Bino , di M. Lu-
dovico Martelli, di Mattio Franzefi,

e d'altri autori
, con aggiunta in fine del

Simpofio del Magnifico Lorenzo de’Me-
dici. Londra , per Giovanni Pickard ,

1724. in 3 . pagg. 433. fenza la dedi-

catoria dell’ editore al Sig. Gualtiero

Plumer. Appreso il fello vengon al-

quante annotazioni ufcite dalle ftefie

penne che quelle del primo volume

.

II Simpofio di Lorenzo de’ Medici è lo

fleflb componimento piacevole ,
che

co’ Sonetti del Burchiello e d’altri poe-

ti di quella fcuola , nel 1568. in Fi-

renze fu pubblicato la prima volta

dal Lafca , e l’intitolò i Beoni .

A quelle Rime fe il Sig. Rolli pre-

cedere altra piacevole operetta . Dì
Seno-
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Senofonte Efefio , degli Amori di Abro-

come e ddAmbia libriV. tradotti da A .M.
Salvini . Londra ,

per Giovanni Pzckard,

1723. in 12. pagg. 107. fenza la de-

dica dell’editore al Sig. Enrico Dave-
nant; e fenza la prefazione, dove il

traduttore così fui bel principio dà
notizia del luogo dove lerbafi que-
llo leggiadro avanzo dell’antichità gre-

ca erudita. „ Senofonte Efe/io , legato ,,

con altri manofcritti , cioè di AchiI- „
le Tazio degli Amori di Clitofonteè ,,

di Leucippe, de’Paftorali diLongo, ,,

flampati greci la prima volta in Fr- ,,

renze; di Cantone Afrodifeo degli A- „
mori di Cherea ediCalliroe, non per ,,

anco, ch’io fappia, Rampati; e con „
le Favole d’Efopo, diverfe in parte, „
di frafe, dalle frampate : quello Se- „
nofonte , dico , in minutiffimi sì , ma n
ben dintornati caratteri, per lamichi-

yy
tà gialli e rugginofi , fcritto , in for-

y>
ma quadra , lo che è pur fegno d’

antichità , fi ritrova nella libreria de’
n

dotti monaci della celebre badia di
n

Firenze ec. “ Siegue poi lo fteffo a
n

dar varie notizie di quello greco fcrit-

tore e dell’opere fue . Sperafi che dal

medefimo traduttore
, gran maeltro di

lingua greca , fiali per dare in brie-

ve una verfion latina di quello vago
opu-
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opufcolo , raeffa a laro del tefto gre-

co in cui è flato fcritto. E queft’o-

pufcolo è già molto tempo che da’

letterati fi defidera ; del quale oltre

a ciò che ne dicono, il P. Montfau-
con nel Diario italico a car. 365. e’I Sig.

Giovannalberto Fabbrizio nel tomo
VI. della Biblioteca greca a car. 823.

ne dà un’ affai riguardevole teflimo-

nianza Gisberto Cu pero in una lette-

ra da lui fcritta a Zaccaria Goezio,
e inferita a car. 20. del libro intito-

lato Celeberrimorum virorum epifloU de

re numifmatica ad M. Tjacbariam Goe-

%hm , flampato in Wittemberga , ap-

preffo la vedova Meifèliana , 1716. in

8. dove parlando dell’origine de’ ro-

manzi, aggiugne : Qtàn imo Significo ,

me ìd agere per amicos
,
quos R.om& ba-

beo ampiìjjnnc & reverendijfim£ dìgnita-

tis , ut Xenophontis Ephefiaca typìs

àefcribantur , qu& in bibliotheca qua-
dam Fiorentine fervavi certior faclus

firn : fpero , me tam felicem fiore , ut il-

la impetrem . A quefl’opufcolo s’è ac-

coppiata , con diverfo frontifpizio ,

fenza efprimerne il nome dell’autore,

certa Cicalata , fiopra una certa cnriofa

Statuetta antica di bromo;ofila ragionamen-
tofaceto d’incomparabile amenità e di pia-

cevoliJ]ima ertidizione'.ed è altre pagg.29.

Dice-
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Dicefi che per opera del medefi-

ino editore ftia per ufcire in brieve

da’ medefimi torchi una nuova edi-

zione del Decameron di Giovanni Boc-

caccio , con aggiunta d’alcune Tue an-

notazioni fovra Io fteflò in materia di

critica

.

2 -

Novelle letterarie d' Italia.

DI BOLOGNA.
Il Sig. Gìufeppe-ferdinando Guglielmi-

ni ,
lodevolmente infittente fu le vefti-

gie gloriofe di Domenico fuo padre di

celebre memoria , è flato di frefco

promoflb ad una cattedra di medici-

na e di notomia in quella univerfità ,

dove dopo aver dato un bel faggio

di fuo talento con la feguente prolu-

fione, la confegnò dipoi anche alla

ftampa con quello titolo : Jofephi Fer-
dinand! Guglielmini, phìlofophì & me-

dici Bononìenfis , in patrio gymnafio me-

dicine & anatomes Profejforìs , conamen
1 ad methodum de retto morboforum cada-

verum judicio ferendo . Pr£lettio ad aita-

tomeli . Baronie excudebat IL&lìus a Vul-
' pe, 1724. in 4. pagg. 30.

In
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In 4. parimenti , Io flefs’anrio

,
per

Giovambatifla Bianchi , di pagg. 20.

è fiata imprefla un’ Orazione latina ,

con cui il Sig. Alejfandrò Machiavelli ,

Profefiòre pubblico di giurifprudenza,
efpofe l’univerfal allegrezza di quella
città, e fua particolare ancora, nell’

efaltazione di N.S. Benedetto XIII. al

Ibmmo Pontefìcato di Tanta Chiefa

.

Quelli nobili convittori dell’ Acca-
demia del Porto dottamente diver-

tendoli nelle ferie carnovalefche dell’

anno 1724. con pieno concorfo e ap-
plaufo recitarono una tragedia , che
poi flampata per Lelio della Volpe
l’anno fieno

,
porta l’appreflb frontifpi-

zio : Radami/lo e 7jenobia , tragedia del

Sig . dì Crebillon , portata dal verfo

francefe nell! italiano , ed all' Eminentifs.

Prìncipe il Sig. Cardinaie Tommafo Ruf-
fo , Legato a latere di Bologna , dedica•>

ta da D. Carlo Innocenzio Frugoni ,

C.R S. fra gli Arcadi Cornante Egi-

netico , e recitata dai nobili convittori

dell’accademia del Porto , retta da’ PP.

della Congregazione Somafca , il carnovale

dell'anno A1.DCC.XXIV. Il libretto è

in 8. di pagg. 95. comprefa la dedi-

catoria del traduttore in verfìfciolti»

Altra tragedia francefe da altra per-

dona religiofa traslatata , che però
fotto
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fotto nome finto hà voluto rimanerli

occulta ,
è fiata l’anno fteflo e in

forma fìmile imprefla per Coflantino

Pifarri, ed è la Morte di Cefare ,
tra-

gedia di Mademoifelle Barbier, tradot-

ta dal fraticefe in verfi italiani per Giu-
feppe Mauro. Il libretto è pagg. 93.

e ’l traduttore con lettera in verli

fciolti lo dedica alla Sig. March. Eleo-

nora Bentivoglio Albergati.

Di opera aliai commendabile e di

grande utilità, la quale fi va impri-

mendo, e qui e altrove s’è efpofto

in pubblico il frontifpizio , che dia-

mo noi per ora , riferbandoci a fuo

luogo di darne dell’opera ftefla piu

diftinta notizia. Novi[flm& Ephemcri-

des motuum caleflium , e Caffiniamo ta-

bulis ad meridianum Bononu flupputat£

ab Euftachio Manfredio, Bononìenfis

fcientiarum Inflittiti Aftronomo , & So-

ciis , ad ufum Inflittiti ex anno MDCC
XXVI. in annttm MDCCL. In bac pr£

-

cedentium ejufdem auEtoris Epbemcridum
contìnmtione motus planetarum , ad ccc-

lefles obfervationes in Regio Pariflenfi

ob/ervatorio atque alibi noviflime habitas ,

exalti emendatique flint . Tomi duo , in

4. magno , cum flguris «e?teis . Bononin ,

Jumptibus Joannif Ambrcfìi Argelati ,

* 725 .

DI
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DI BRESCIA.

II Sig. Francefco Roncalli
, già noto

per Io fuo ingegnofo trattato di le-

var le caruncule dall’ uretra e riapri-

re il canale dell’orina col fuo nuovo

,

fleflibile e arrendevole ordigno
, ci fa

ora godere daltr opera del fuo mol-
to ftudio e talento. De aquis Brixia-

nis
,

curri difquìfitìone tbeorematum fpe-

clantium ad acidularum potum & tranfi-

tum in corpore animali-, examen cbymi-

co-medicum , autiere Francifco Roncal-
Io . Brixte , ex typograpbia Joannis Ma-
rte Ricciardi , 1724. in 4. gr. pagg.
172. fenza la dedicatoria a’ Sigg. Aba-
te , Avvocato , Deputati , e Sinda-
chi di quella città ; e fenza l'indice

delle materie.

A quella s’è accoppiata altr’opera

dello fteflo autore, di limile argomen-
to . Francifci Roncalli

, pbìlofophi &
medici Brìxiani , de aquis mineralìbus

Coldoni ad oppidum Leuci in agro Me-
àìolanenfi , dijfertatio pby/ìco-cbymico-me-

dica . Brixte ec. pagg. 6 2. fenza la de-

dicatoria a D. Clelia Grillo-Borromea,

e l’indice delle cofe notabili . Di quant’
utile lìeno quelti due trattati , e quan-
ta lode li meriti il loro autore, cia-

fcheduno chiaramente il può com-
prendere ; mentre fanno palefi le vir-
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Cu dell’ac<iue termali della Tua patria
c circonvicine, dalle quali giovamen-
to incredibile alla fallite umana Tene
ricava; e però da’ noftri antichi me-
ritamente furon chiamate Deorum rm-
mis , come quelle per cui tanti mali
fi curano

, a’ quali altri rimedi riu-
fcire Sogliono inutili.

Lo SteSTo autore ha fimilmente pub-
blicata una fua cura felicemente riusci-
tagli in cert’uomo travagliato da mol-
te ulcere nell’uretra con difficoltà d’
orina , febbre , dolori vaghi per tutto ’I

corpo , e altri pericolofiffimi fintomi ;
in confermazione d’altra fua opera
De vitiis uretr& . .Quella istoria medi-
co-chirurgica e in forma di lettera,
e non porta altro titolo che’l foguen-

aC Sapientifs. V. Antonio
Vallunerio

, in Patavino arcbilyceo pri-
mario medicine Profeffori

, acS. C. & C.
Arcbiatro

, Francifcus Roncallus
P' Ella e Stampata in Brefcia l’an-

no ltello 1724. in 8. paga;. 1 6.DI CESENA,
ie qui fatta una riftampadellope-

ra che fiegue : Dell'Eloquenza Italiana
,

ragionamento di Giulio Fontanini
, [ce-

fo ni una lettera all'Illuftrifs. Sig. Mar-
ch. Gianginfeppe Or/i ; aggiuntovi un ca-
talogo delle opere pili eccellenti , che ii>-

Tomp XXXVI. P tor-
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torno alle principali arti e facoltà fono

fiate fcritte in lìngua italiana . E
,
per

accrefcere il volume, e per vantag-
giarfi nella vendita , fi fono uniti in

quefia feconda impreffione la Biblioteca

ecclefiaftica del P, Mabillon , e glifcrìt-

tori piu ìnfigni della fioria d'Italia . In
Cefena

,
per Giufeppe Gherardì , 1724 .

in 4. Nella prima faccia del libro s’

ha un breve avvifo dell’ impreffore

,

in cui afferma d’effere flato indotto a
riftampar l’opera di Monfi Fontaninì

,

dal molto pregio in cui ella è univer-

falmente tenuta, e dalla fòmma fua
rarità , Vi ha fatto poi quella fua

giunta, per compiacere algenio della gio-

ventù. fiudiofa , che brama effere informa-

ta de’ buoni autori che hannofcritto ezian-

dio in altre lìngue , e di diyerfe materie ,

Tre fon le parti , come ciafcun ve-

de , di quello volume , il quale non
ha altro di nuovo , fe non l’accozza-

mento. La prima è pagg. 15 1. e con-
fitte nell’opera dell’ autor principale ;

la feconda è pagg. 116 . e contiene la

Biblioteca ecclefiaftica del P. Mabil-

lon , prefa dal fuo trattato degli fiudj

monafiicì ; la terza , eh’ è pagg. 76. è

un indice d’ ittorici delle colè d’ Ita-

lia, trafcritto dal tomo fecondo del

Metodo per iftudiare la fioria del Sig.

Lan-
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Langlet di Frefney , tradotto in ita-
liano, e Rampato in Venezia per Se-
baiiiano Coleri nel 1716. Ma quella
nuova impresone dell’opera polla in
primo luogo dicefi effere Hata non
ben ititela da Monf Fontanini\ il qua-
le già tenendone in pronto altra edi-
zione sì migliorata e accrefciuta

, che
aver può fembianza d’opera total-
mente nuova, l’ha immediatamente
fatta porre fotto ’l torchio in Roma :

e intendiamo
, a quell’ora efferne fla-

ti imprelfi piu fogli. E per verità do-
vrebbe porli qualche freno all’audacia
di certi llampatori e librai , i quali
cimentanfi d’imprimer opere d’auto-
ri ancor viventi

, lenza prima rice-
v
a
e-

f
dagli Itefiì l’ approvazione e 1’

.DI F A E N Z A

.

? Lorenzo Zanotti
, Profeflòr

pubblico di lettere umane in quella
citta, il cui merito ha fatto regiHra-
re il luo nome

, non fol neH’accade-
mia de Filoponi, dove un tempo fu
Segretario, e ora è perpetuo Cenfo-
re, ma ancora in molte altre delle
piu ìnfignì d’Italia

; avendo ottenu^
to da varj letterati della medefima 1
co quali corrifpondenza letteraria
mantiene alquanti poetici compo-

P 2 nimen-
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fiimenti, di quelli fattane fcelta, la

pubblicò col titolo chefiegue: Rime
di Poeti ìllufiri viventi , Parte prima ,

allEminentifs. e Reverendifs. Prìncipe

Cornelio Cardinal Bentivoglio diAragona ,

Arcivefcovo di Cartagine ,
e Legato a in-

tere di Romagna . In Faenza
,
per Gi-

rolamo Marantì , 1 723. in 12. pagg.
656. lènza le prefazioni e l’indice po-
llo nel fine , de’ rimatori e lor com-
ponimenti. In quell’indice fi dà bre-

ve notizia della patria e titoli piu
cofpicui di ciafcheduno, e dell’acca-

demie a cui fono aferitti . Ma alcu-

ni fi dolgono, perchè loro s’attribui-

fcan titoli e nomi accademici che ad
elfi non convengono : e però ci fan-

no illanza di render noto al pubbli-

co , il Sig. Niccolò degli Albizzi , che
elfo non è Cavaliere

; e che non è No-
bile Veneto

,
il Sig March. Scipione Maf-

fei ;
così atteftano di non effere mai

itati annoverati fra gli Accademici
della Crufca , i PP. Bernardo Bernardi

,

Conventuale, e Giovambatijla Cotta ,

Agoltiniano, nè iSigg. Francefco Ar-
ri// , Cremonelè, Jacopo Sardini , Luc-
chefe, e Francesco del Teglia, Fioren-

tino ; contuttocchè per la molto lor

letteratura n’abbiano il merito: co-

me dall’ altro canto Monf. Francefco

Fro-
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Frofini , Arcivefcovo di Pifa, meri-

tamente porta quel titolo, ancorché
non fiaeli qui attribuito nell’indice

.

DI FIRENZE.
Affai bella e affai lodevole è l’edi-

zione fattali delle Profe di Dante Ali-

ghieri e di Meffer Giovanni Boccac-
cio . In Firem.e , per Gio. Gaetano Tar-
tinì e Santi Franchi , 1723. in 4. pagg.

415. fenza la prefazione porta nel prin-

cipio ch’è altre pagg. xxxviiii. In que-
lla prelazione l’autore , con affai di

fottigliezza e d’ erudizione , foftiene

,

che la Beatrice di Dante non fu donna
vera , ma finta e ideale ; e che per
effa il poeta non altro intefè che la

teologia o la fapienza , di cui egli s’

invaghì , efsendo ancor fanciullo e di

nove anni . Ma di sì fatta opinione

noi non Tappiamo fe Puniverfal de*

letterati fia per reftarne foddisfatto a
pieno . A carte 3 29. comincian alcu-

ne Annotazioni fovra le fuddette Pro-
fe , fatica del Sig. Dott. Antcmmaria
Bifcioni , Fiorentino : a car. 401. fi ha
un indice delle cofe notabili

; e a car.

41 1. un catalogo de teftì apenna eJlam-
pati che fono ferviti per la prefente edi~

zioni. Ma di quell’edizione noi ci ri-

ferbiam di favellare nel tomo che le-

guirà, in un particolare articolo.

P 3 Nus-
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Nuova propofizione intorno alla carun-

cola dell'uretra , detta carnofità , /piega-

ta da Antonio Benevoli , Cerufico e mae-

ftro nell'in/ [pedale di S. Maria nuova di

Firenze , aggiuntavi in fine una Lettera

dal meàefimo data fuori tanno 1722. (a)

/opra la cateratta glaucomatofa . In Fi-

renze , nella /lamperia di Giufeppe Man-
vìy da cui fi vende , 1724. in 8. pagg.

197. fenza la prefazion dell’autore,

il quale divide l’opera fua principale

in otto capitoli , ne’ quali , dopo aver
battuta l’opinione antica intorno alla

carnofità , inoltra con forti ragioni

,

quella non in altro confiftere , che ia

un’ulcera indotta dalla gonorrea nella

caruncola feminale, detta grano or-

deaceo : indi parla de’ fegni diagno.

Ilici e prognostici della fuddetta car-

nofità;, e propone finalmente il mo-
do di curarla ..

Di continuo abbiamo qualche nuo-
vo e bel: faggio degli ftudj e delle dot-

trine del P. Ab.. Guido Grandi Ora
uno ne diamo , ulcito della flampe-
ria de’ foprannomati Tartini e Fran-
chi, fin l’anno 1722. in 12. pagg. 152,

lenza la prefazione e fette tavole in

ra-

(a) La prima edizióne di quella Lettera è

fiata da noi riferita nel to. XXXIV.
a car. 378.
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rame; ed è un Compendio delle [elio-

ni coniche d’ApoiIonio , con aggiunta di

nuove proprietà delle medefime fezioni .

La molta llima e il grande fpac-

cio che hanno avuto le celebri tra-

duzioni tofcane delle poefie liriche

d’ Anacreonte , fatte da’ rinnomati Cor-

ani e Regnier
, e Sig. Ab. Antonma-

ria Salvini , hanno indotto il noltro

libraio Cariomaria Carlieri a darne
per le llampedel Manni l’anno 1723.
una nuova edizione in 8. intitolando-

la : Anacreonte tradotto dall' originale

greco in verfo tofcano da varj uomini il~

luflri. Ma in quella nuova edizione,

oltre alle tre foprammentovate tra-

duzioni, fe ne legge nel fine un’altra

in verfo fciolto , del medefimo Sig.

Ab. Salvini, e non piu ftampata; i!

quale ha voluto farla in tal metro per
affigliare maggiormente la verità de!

Cello greco.

Il fuddetto Manni ha lotto ’l tor-

chio una terza edizione del primo to»

mo de’ Difcorfi accademici del medefi-
mo Sig. Ab. Salvini.
E nella Itampa de’ lópraddetti li-

bri lo Hello Manni , come anche in

qualunque altr opera che mette fotto

a’ fuoi torchi, ufa una lomma accu-
ratezza unita ad una Angolare abili-

P 4 tir
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tà . Ciò indotto ha certo ftampafo-
re , di dove non fi fa , nè chi egli lìafi

,

a porre il nome dello fteflo in fronte

all’opera infrafcritta : II retto ufo della

civile converfazione , opera d’un religiofo

C.R. delle fatale pie , Reggiano , Pallo-

re Arcade , ed Innominato di Brà , con

-

fcgrata all'Altezza Serenifs. di Rinaldo
I. Duca di Modona , Reggio , Mirando-
la &c. Ma comunque ciò fia ,

proteina

il Manni confilo pubblico manifefto

,

e infta che anche per noi facciafi pa-

ìefe , che ancorché quel libro porti il

fuo nome , tuttavia non è flato fiam-

mato de luì , nè nella fua ftamperìa ,
nè

col fino covfenfo . Il libro è in 8
. pagg.

542. fenza le prefazioni e gl’indici de’

capitoli, degli autori citati , e delle

colè notabili. Autore n’è ilP. Giovan-

giufeppe di S. Francefco , al fecolo Giu-

feppe Cremoni , di Reggio di Lombar-
dia, fra gli Arcadi Plafone Ecatom-
beo , la cui evangelica eloquenza dopo
e fiere fiata udita con frutto e con ap-

plaufo da’ primi pergami dell’Italia,

fi meritò finalmente l’avvento del paf-

fato anno 1724. e la quarefima dell’

anno apprefl'o d’aver uditore l’Augu-

ftiflìmo CARLO VI. e la fua Corte
Cefarea

.

Col decimo tomo alla fine quefti

Tar-
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Tartìni e Franchi hanno terminata

d’imprimere la copiofa raccolta delle

poefie latine degl’ illuftri poeti d’Ita-

lia; il quale, comprali i folitf indici,

è di pagg. sto.

Pe’ medefimr tfampatori fi fono
pubblicate, fu la fine dell’anno Hello

1724. prelo ab Incarnatiorie , le Opere
di Torquato Tallo , colle Controverfie

Jopra la Gerusalemme liberata
, divife in

feì tomi, in fogl. Di quella edizione
fi ragionerà in altro tomo alquanto
diffufamente

,

Al defonto Re Cattolico Luigi I.

efiendofi qui celebrati dal P. Fr. Sal-

vadore Afcanio , de’ Predicatori , Mi-
niftro di quel Re, fontuofi funerali,

dipoi per gli ftelfi Tartìni e Franchi
ne fu imprefia la defcrizione con que-
llo titolo: Efequie di Luigi I. Cattolico

R.e delle Spagne , celebrate in Firenze ,

nella cbiefa di S. Maria novella de PP.
Predicatori il dì 26. dì ottobre 1724.
dal Reverendifi. P. Fr. Salvatore Afca-
nio , del medefimo ordine , defcritte da
Niccolò Marcello Venuti , Cavaliere

deli ordine Militare di S. Stefano. Il li-

bro è in fogl. con cinque tavole a bu-
lino; e in fine vi è l’Orazione delle lo-

di del Re morto, recitata dal Sig.

Co, Camnillq-antoiM Boccadiferroy Pa*
P 5 tri-
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trizio Bolognefe , che la dedica a Efi-
iabetta Farnefe , Regina delle Spagne,,
fu madre di quel Monarca

.

Della medefima flamperia , in un
volume in 3. di facce 207. fenza le

prefazioni , col ritratto in rame del
Gerfen , è incita l'opera che liegue :

Giovanni Gerfen ,, Abate dell'ordine ài S.

Benedetto
, fo/leauto autore de libri dell'

Imitazione di Gesù Cri/lo
, contro, ilfen-

timento deliautore della Differtazione pre-

meva alla nuova, italiana traduzione de'

mede/imi libri , pubblicata in Lucca tan-

no M.DCC.XXIIL Disertazione dedi-

catir all’Eminentifs. e Reverendifs . Prin-

cipe D, Bernardo Maria Cardinale Con-
ti

, deltifiejfo ordine e della Congregazio-

ne Càfihenfe ,
Protettore della medefima ,

è Maggior Penitenziere della Santità di

NofiroSign. Autore di quell’opera mol-
to erudita , è il P. D. Virginio Valfec-

obi-. Benedettino ,, che per la pubbli-

cazione d’altre fue opere ègiainpof-
fefso dell’eltimazione comune ; il qua-

le nel prefente opufculo
,
come nella

prefazione fi protetta , non intende dj

provare aflolutamente , che i libri dell’

imitazione di Grillo fieno dettatura

dì Giovanni Gerfen o Gerfenio \ ma Ibi

di battere le ragioni che nella fua dit
Stazione adduce in oppolto il voL

gariz-
'
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garizzatore Lucchefe

.

Si è qui adunata unalòcietà diCa-
valieri dotti e denaroli

,
i quali, afpe-

fe comuni , hanno imprefo di far in-

tagliare a bulino tutti i cammei, in-

tagli, ed altre antiche rarità , delle

quali va doviziofa la galleria del no-
stro Serenifs. Granduca : e già s’è da-
to principio a difegnare le telte d’al-

cuni Cefari in cammeo
,
per formar-

ne_ un libro, a cui faranno apportele

fpiegazioni convenienti , con divifa-

mento di lavorar poi fui fecondo,
quando veggafi non ifpiacere al pub-
blico un’opera sì degna di lode

.

DI FOLIGN O.
Mentre alla gagliarda qui li lavo-

ra intorno alla nuova afpettatiflima

edizione del poema di Monf Federi-

go FrewA } intitolato il Quadriregìo ( a ) ;

P 6 fi è

(a
)
Dipoi anche finalmente s’è' pubblica-

ta la nuova intera edizione di queft’ope-

ra col titolo- infrafcritto : Il Quod'ire-

gio , o poema de' Quattro regni d‘ Motif.

Federigo Frezzi , dell'ordine de' Predica •

tori , cittadino e Vefcovo di Foligno , cor-

retto
, e celi' ajuto d’antichi codici mft.

alla fua vera legione ridotto : con le An-
tro fazioni del P. M. Angelo Guglielmo

Artigiani, Agofliniano ; le O/ferva^toni

iftoricbe di Giultiniano- Pagliarini ;
e le-
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fi è fatto alla fletta precorrere inzaf-

fai dotta fcrittura del P. Ab. Canneti ,

col titolo che fiegue: Dijferfazione apo-

logetica ài D . Pietro Canneti, Abate

della Congregazione Camaldolefe intorno

al poema de Qiiattro regni , detto altra-

mente il Quadriregio di Monf. Federigo
Frezzi, deliordine de’ Predicatori , cit-

tadino e Vefcovo di Foligno
, e uno àé

Padri del Concilio di Coftanza . In Foli-

gno, per Pompeo Campana , 1723. in 4.

pagg. 88. in tutto. In quella Differ-

razione Y erudito apologifta prima-
mente annovera alcuni tetti antichi a
penna e a ftampa , fu’ quali se col-

lazionato il poema per farne redizio-

ne prefente; di poi dà varie notizie

intorno a Monf. Federigo Frezzi , e va-
rie

"Dichiaranti}ni di alcune voci di Gìo. Ba-

tifia B occo ! in i *• aggiunta vi infine la Dif-

fertanione apologetica del P. D* Pietro»

Canneti ,
Abate Camaldolefe ,

intorno alle

Jìejfo poema e a l fuo vero autore : con in*

dici ccpiofi. delle ccfe notabili , e degli au-

tori citati nelle dichiarazioni delle voci :

pubblicato dagli Accademici Rinvigoriti

di Foligno y e da ejfi. dedicato alla San-

tità aiN.s Papa BENEDETTO XII r.

In Foligno
i
ec. in 4 . L’edizione s’è divi-

fa in due volumi j
nel primo fia il poe-

ma, il fecondo è compilato delle, foprai*

dette fatiche fattevi per illuftr&rla »



Articolo XV. 349
rie opere fue fpezialmente intorno

al poema del Quadrìregio , di cui con
argomenti evidentilfimi fa vedere , che
ne fu autore quel dottiflimo Prelato

.

Ma di quella DilTertazione , come pu-
re del poema Hello e dell’erudite fa-

tiche fattevi fopra per illuftr rio
,
ne

ragioneremo, con articolo particola-

re ,
in altro tomo

.

DI GENOVA.
Orar,ione per la folemie coronandone del

S erenifs, Domenico Neurone , Doge della

Serenifs. Repubblica di Genova , detta

nella chiefa metropolitana da Niccolò
Avanci-no , Cberico regolare delle fcuole

pie alli 9. di gennajo 1724. Dedicata ad

Alfefibeo Cario , Cu/lode generale di Ar-
cadia . In Genova , per Antonio Scionico :

in 8. pagg. 45. L’autore , ch’è Prefet-

to degli fludj in quello fuo collegio

,

e Pallore Arcade col nome di Euri-

fieno Aleate , ha in quell’ anno Hello

mandato, a Milano a imprimere una
fua traduzione in verli fciolti della

tragedia francefe del Ratine , infoiata

Britannico .

DI GUASTALLA.
Una focietà de’ noltri- letterati , che

eoi nome di Sconofciuti fi fan diftia-

guere, dedican al loro e noflro Sig.

Duca una raccolta di alquante poe-

ue
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Ce tofcane e latine con quello titolo :

Componimenti in loie del M. R. P. Ro-
mualdo da Parma

, Definitore nella reli-

gion Cappuccina , e oratore evangelico nel

duomo di Gue.fialla la quarefima deli an-

no MDCCXXII
7
. In Guajtalla , per Gae-

tano Gìavazzì , 1724. in 4.

DI LUCCA.
In certa controverfia di due Da-

me Fiorentine in materia d’onore e

di puntigli , ufcì fin l’anno 1722. dal-

le ftampe di quello Venturini una
fcrittura cavallerefca di facce ra.di cui

corre voce , effere autore il Sig: Co.
FranceJ,comaria Strozzi

, Gentiluomo e
Avvocato Fiorentino ;

la quale in for-

ma diletterà, lenza titolo , così prin-

cipia : Amico carijjimo Voi mi chiede/le

il mìo parere , e quello io nefentifft nella

caufa e querela fra quefle due Dame , ec.

B termina : E qui pregandovi a fcufar-

mi fe mi fono* allungato piu del dovere ,

e vi averò arrecato tedio ed incomodo

,

con tutto l'affetto ed il mìo [olito offequio

n$i [offerivo , Vofflro amico e[ervitore N.N.
A quella fcrittura rifpofe altro Gen-

tiluomo Fiorentino ,
il quale dicefi: ef-

fere il Sig.. Pièrajidrea Andreini ,, ch’è'

io ìllima duna fómma. perizia nelle-

materie cavallèrefche , con là figlien-

te fcrittura . Rifpcffla ad ma Lettera
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cavallerefca d'incerto autore . In Lucca r
per Sebastiano Dom. Cappuri , 1724. in.

4 - Pagg: 1 1 ?• ( a )

II Sig. Anàreini fu l’Autore firnil-

mente d’altra fcrittura , che in Firen-

ze, dalla ftamperla di Michele Ne-
ftenus ,, li pubblicò l’anno 1721.1114.

pagg.. 36. con quello titolo : Parere

cavallerefco intorno al rifacimento de’ dan-

ni dovuti dalloffènfore alloffefo..

Il Sig. Francefco Dini, fuggetto af-

fai noto fra gli uomini di lettere per
piu fue opere date alla ftampa , di-

cefi efier l’autore dell’opera infrafcrit-

ta : Brevis dijfertatiopro defenftone Allo-

rum SS. Fiori & Lucilia ,. cum refpon-

fione ad Cardinalem Baronium ad diem
XIX. julii in Martyrolcgio , earum Alla,

profcribentem » Academico Recollefto

autbore. Lua , typis Scbajllani Domini-
ci Cappuri

, 1723.. in 8. pagg. 107.. A
quello opufcolo unì 1’ autore alquan-
ti fuoi poemetti latini , con varie an--

notazioncelle che gl’illuftrano ..

DI
(a) U'fc'i quefl’ànno finalmente nuova feria-

tura in fogl. di pagg, 68. pei’l Venturini;

fuddetto , così intitolata;: Replica alla

pjfpcfta ad una Lettera Cavallerefca , dr

incerta autore

.

Abftineant advocati a con-

viciis > ratione , non probris-certent j agant
quod caufa defiderat ) &c. £* legt 6„

Cod, .de poj/ut,.
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DI M I L A N O.

Comparifce in pubblico il quinto
volume della raccolta degli Scrittori

delle cofe d’Italia col titolo confueto
in quell’anno 17 Z4. di pagg.&4j. fen-

za la dedicatoria del Sig. Filippo Ar-
genti a quello Eminentifs. Arcivefco-

vo Benedetto Cardinale Erba Odefcal-
chi, e fenza i foliti indici, con piu
tavole in rame . Noi qui per ora fol

daremo il catalogo dell’opere che vi

fi contengono,-appuntino trafcritte da
quello ftefib che prima s’è fparfo in

un foglio volante , e poi s’è imprefia

nel principio dello Hello quinto volu-

me , ed è il feguente

.

1 . Chronologi antiqui quattuor: Herem

•

pertus Langobardus y Lupus ProtoJ'pata
,
Ano-

ftymus Cafinerfis , Falco Beneventanus , clini'

Appendicibus hiftoricis. Ab' hiY variae ex-
terarum genti urn in Neapolkanuni regnurn»

irruptiones, prasiia , & illatas aut exceptae-

cfades ,
brevius* fufius * inculto quidem fed

veridico ftyio defcribuntur \ opera ac Ra-
dio Antonii Qaraccioli ex ordine CI. Reg;
Presbyteri 5 qui Nomenclatoreni & Propy-
lea , ut vfeero commentari! fnbeant > ope-

ri addidir . Nunc vero in pradenti editio-

ne junguntur caRigationes Camillt Peregrinir
una cuoi- aliis nuperis additamentis ac fUp*

plenientis, ex nvf. codice CafinenCi

.

2 . Chronicon Anonymi Cafinenfis . Nunc
primuin in lueem prodit ex mf. codice bi«*

Mi©*
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bliothecs ejufdem monaftetii fignato nun>.

62. alias 1020.

3. Chronicon Ignoti Clvis Baren/ts y five

Lupi Protofpat

a

cum notis CarniHi Pero*

grini.

4. Hiftorice Principum Langobardorum
liber fecundus* qui continet DittTertationes

de inftitutione , finibus , & defcriptione

antiqui ducatus Beneventani ; cui adjici-

tur feries Abbatum Cafinenfium a Petro-

nacco Rrixiano , & ab anno 720. ad Ab-
batem Rainaldum Calamentanum , & ad

anntim 1137. Denium Differtationes tres*

nempe de Colimentana familia y de figni-

ficatione nominis Porta
y & de antiquo fitu

urbis Capus , au&ore Camillo Peregrino y

Alex. fi!. Campano.
5. Guilielmi Appuli Hittoricum poema de

rebus Normaanoruni in Sicilia y Appulia 5

& Calabria geftis y ufque ad mortem Ro-
berti Guifcardi Ducis 5 fcnptum ad filium

Roger ilim y cum notis CI. Viror. Joa?mis

Tiremai & Godefridi Guilielmi Leibnitii .

6. Chronicon breve Nortmannicum ab an-

no 1041. ufque ad annum 1085. au£tore

Anonymo y nuncprimum e nifi codice Ne-
ricinre ecclefias erutum.

7. Getta Tancredi Principia in expedi-

tione Hierofolymitana y au£lore ^odulpbo

C adornenfi y ejus familiari y cum notis Cf.

Viror. Edmundi Martene &Urfini Durand y

Presbyteroruni monachorum S. Benedici y

e congregatione S. Mauri.
8. Vita Mathildis Comitifis, celeberri-

ma
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mie Principi* Itali#

, carmine fcripra a

Doninone y Presbitero & Monacho Canufi-

no 3 ordinis S. Benedici , cuni codicibus

mfs. nuper collata , & in profetati editicene

caftigatior, multifque verfbus aufla . A ec-

ceduti t breves nota? Ci. Viror. Godefridi

GutUehni Leibnitii & Ludovici Amonti Mv*
ratoriì . Item Chartula ComitifTa: Matbìldis

fuper concefficne bonorum fuorum fafta

Romana Ecclefiser. Parirer relatio de thè*

Tauro Cannimi ecclefia Romani tranfmif-

fo 5 & recompenfatione fa£ia.

9. Vita Comitiffse Mathildis oratione fo-

Iuta ab aurore Anonymo fcripta 5 & ex mf.

Francifci Marias Fiorentini a Gutlielmo Go-

de/rido Leibnitia prirmi ni edita.

10. Anonymi Kovocomenfis Cumanum 9

five poema de bello & excidio urbis Co-
menfis ab annomS ufqueadni7. Nunc
primum e mfs Mediolanenlìbus & Cornea*

fibus in luceni prodit . Accedunr caftiga.

tiones & notse O. Jofephi Maria Stampa r

e Somafchenfi Congregationev

11. Landulpbv Juntori

r

, five de S. Paulo *

Hiftoria Mediolanenfis ab anno 1095. uf-

que ad annuni 1137. Nunc prinium prodit

ex mfs. codd. metropolitana: Mediolanen-

fis bibliothecar.

12. Carmen de laudibus Bergomi , Ma-
giftri Moyfis Bergomatis y qui circiter annum
Chrifti 1120. floruit* a Mario Mudo edi*

tum ; nunc antem ope mfs. expurgatum »

ac fax inregritati reftitutum.

13. Gaufredi Malaterra , monachi Bene-
dici.
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diclini ,

Hiftoria Sicula ad fiderà veterani

mfs. a Jo/wnt Baptifta Qa'ufìo edita > nunc

iterum cum prioribus editionibus collata ,

multi-fque mendis expurgata -

14. Alexandria Telefini ccsnobii Abba-
tis r de rebus geftis Rogerii Sicilias Regis
libri quatuor . In prsefenti editione cum
veteribus collati fuere , & fumma capitimi

ad leftorum commodum difìin£li ac exor-

nati

.

Fra tanto lavorafi intorno airfm-
preflione del VI. volume, che fta per

ufcire in luce ( a ) j e noi qui fimil-

mente diamo il catalogo delle cofe

contenutevi ,
quale s’è ultimamente

divolgato

.

1. Leges Langobardicae , fecundum ordi-

nem quo finguias prodierunt digeftas
, & ad

codd. mfs. Mutinenfis 6r Ambrofiaos bi«

bliothecas ailigenter exaclar ac emendata.
Accedunt nunc primigenia ad eafdem prse-

fationes, tum aliquot leges & formulai ve-

teres non antea editai , una cum variis le-

£lionibus & notis Ludovici Antonii Mura -

torti , necnon fpecimine cha raclerum mfs.

2. Fragmentum Langobardicas Hiftori»

Paulo Diacono attributum, jam pridem edi-

tum a M<jquardo Freero in corpore Fran-

ciceB Hiftorias

.

3^ Opu (cullim de fundatione celeberrimi

monafterii Nonantulani in agro Mutinenfi

fub noviffimis Regibus Langobardis, au-

rore

(
a

) Quello tomo Umilmente è ufcito quell*'

anno 1725,
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fiore Monacho Nonantulano , proximse ( ut

videtur ) sctatis , una cuti) notis CI. V
.
Joan-

ttis Mabillonii : ex Afiis Sanfiorum S. Be-
nedifii feculo IV.

4. Opufculum de fitu clvitat is Mediola-
ni una cum vicis priorum Archiepifcopo-

rum Mediolanenfium , aufiore Anonymo ,

qui famulo Cbriftì IX. aut faltem X. fio-

ruiflfe videtur : nunc primum ex mf. cod.
bibliothecas Ambrofìanas in iucem prodit.

5. Ordo antiquus Epifcoporum fuffraga-

neorum fanfiac Medioianenfìs Ecclefias* &
Catalogus Arcbiepifcoporum Mediolanen-
fium a S, Barnaba ad annurn ufque 1251»

nunc primum ex mf. cod. Capituli me-
tropolitani Medioianenfìs in Iucem prod-

eunt.

6. Excerpta hifrorica ex vetuftiflìmo Ka-
lendario membranaceo mf. Ambrofianae bi-

bliothecae nunc primum luci reddita.

7. Hi fiorii Saracenico-ficulse varia mo-
numenta collefiore Jeanne Baptifla Caru •

fio i nempe :

Chronicon Saracenico-ficulum Cantabrigen-

fe, cum fpecimine charafierum Arabico-

rum, & explicatione latina.

Excerpta ex Chronoiogia univerfali Ifinae*

ìis Ahmu/aàsd Ahulphedà , Regis Amani y

ex Arabico cod. mf. bibliothecas D. Lau-
rentii Efcurialis.

Continuatio ftiftorise Saracenorum in Sici-

lia , excerpta ab Hiftoria cui titulus Afi
modferi , aufiore Alkadì Sciobabadìm , filio

fibbidarni), Amanienfi* exeadem bibliotheca

.

Ttu
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Theoiojiì Monachi Epi(k>la de Siracufans

urbis expugnatione , cum animadverfioni-

bus P. Oflavii Cajetant S. J.

Martyrium S. Procopii Epifcopi Taurome-
nitani, fcriptore Joanne Diacono Neapoli-

tano, cum animadverfionibus ejufdem P.

O^a vii Ca)etani S. J.

Epiftola F. Conradi Dominicani ad B. Epi-

fcopum Catauenfem, five brevis Chronica

ab anno 1027. ad 1283. primum impreffa

a Joanne Baptifta de Grojfis in Cathana
facra.

Excerpta ex ChronoJogia Arabica Ha^l
AÌ*ph} Muffafà .

8. Cbronicon Epifcoporum fanflsc Nea-
politane ecclefi®., abeorum exordio ufque

ad annuiti rep. fai. 872. aurore Joanne
Diacono eccìeCix S. Januarjj Neapoli fitas*

qui eo tempore floruit : oune primuni prod-

it ex mf. cod. bibliothecas Vaticana . Ac-
cedunt breves notx Ludovici Antoni* Mu-
ratori* .

9. Chronicoa Vulturnenfe, five Chroni-
con antiquum monafterii S. Vincenti! de

Vulturno ,
ordin ìs S. Benedicli

, nullius

dioeceHsj provincia Capuana , au£ìore Jo-
hanne

,

ejufdem ccenobii monacho, ab an-
no circiter 703. ad 1071. nunc prodit ex

mf. cod. bibliothecse Eminenti^. Card. Fran-

elici Barberini > cum notulis & caftigatio-

nibus Ludovici Antonii Muratori*

.

io. Spicilegium Ravennatis hirtoria;* fi-

ve Monumenta hiftorica ed ecclefiam &
urbenj Ravennatem fpeftantiaj nunc pri»

munì
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inum edita ex mf, cod. bibliothecas Eflen-

(js * cum altero mf. Ravennate collata *

adjeclis aniraadveriìonibus Ludovici Anto .

nii Muratoti*

.

Tuttoché noi ci riferivamo di dare
notizia di quelli due volumi nei to-

mo che a quello immediatamente fa-

rem fuccedere ; tuttavolta liamo in

obbligo, per illanze fatteci , di far fa-

pere
,
qualmente nella flampa del poe-

ma iltorico , intitolato Cumanus , in-

ferito a carte 413. del tomo V. glolìa-

to dal P. D. Giufeppemaria Stampa , del-

la Congregazione Somafca , vi fono

fcorfi alquanti errori, principalmente
neirinterpunzione , la quale è fiata

alterata da qualche correttore che do- \

po quel dotto Religiofo ha riveduti

i fogli , ed iva mal intefi i fentimenti

dell’autore. Perciò il medellmo ha fli-

mato bene imprimere a parte un fo-

glio da inferìrfi immediatamente in-

nanzi al poema , acciocché il lettore

prima di leggerlo refli avvertito di

ciò che dee correggerli , mutarfi , et

aggiugnere

.

Per le cure del fopraddetto P. Stam-

pa noi abbiamo gli Atti
_

del B. Miro
,

opera duna finiifima critica, ed’una

erudizione non volgare , di cui noi fo-

prafsediamo per ora di parlarne piu

a lun-
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t lungo, perchè divi fiamo di fare cjò
piu comodamente nel tomo che dee
1 quefto fuccedere .

Quefti eredi di Domenico Bellagat-
ta, molli da coloro che avean com-
Jerate le Controverse del Bellarmino
Iella loro impreflione

, e ftimolati dall’
ftanze di que’ che ricufavan di com-
aerarle fe non a tal condizione , vi
•anno finalmente aggiunto nel fine del
[uarto tomo , benché in carattere af-
ai piu minuto , la Rifpofla al libro in-
itoIato 7 rìjplicì nodo triplex cuneus

, e
Apologia di efsa : così anche aggiun-
e vi avefsero le Vìndìcie Bellarmìnia-
le di Vito Erbermanno

3 (enza le quali
nonca viene confiderata quella grand*
opera.

Da’ raedefimi torchi è ufcita nuo*
1 aulente la Vita di S. Carlo Borromeo y
’rete Card, del tù, di S. Prajfede , Ar-
ìvefcovo di Milano Jcrjtta dal Dott. Gio.
fietro Giuffano

, Sacerdote Nobile Mi-
anefe y alla quale

? oltre le azioni e mi-
medi fatti in vita 5 ed anche operati do-

0 morte dal Santo
, fi aggiungono la Po-

rzione della di lui canonizzazione
, i

bicordi dallo fleffo lafciati per ogni Jla-

P dì perfone
, e gli Avvertimenti a’ con-

-[fori . Dedicata alV Eminentifs. e He-
yerendifs . Sig. Benedetto Cardinale Ode-

fcaU
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[calco , Arciv. di Milano . Itt Milano ,

«723. in 4. pagg. 550. fenza la de,
dicatoria , la prefazione, e l’indice

de’ capi . Nella prefazione l’autore nar-
ra di aver conofciuto S. Carlo fin da
giovanetto

,
prima che fofle Cardina-

le , e dì averlo fervito fino alla morte
in varj minifieri . Soggiunge , che
quantunque piu perfone , chiare per

virtù e per dottrina , e la maggior
parte Cuoi familiari ed amici , abbia-

no fcritto la fteffa vita , o toccate

diverfe azioni di S. Carlo ; tuttavia

non eran giunte a loro notizia molte
cofe importanti che dipoi fcoprironfi

dalle depofizioni di gravi teftimonj

,

efaminati ne’procefli fatti in Milano
e altrove. Anzi molte cofe avvenute
fono dappoiché i fuddetti autori avea-

no fcritta la ftefla vita, appartenerne

ti a grazie e miracoli , di che era con-
1

veniente lafciar particolare memoria
. |

Confeffa egli però ingenuamente d
!

aver riportata tutta la vita del San-

to , almeno quanto alla foftanza , da

quella che ne pubblicò il Bafcapè.

Quella vita fu ftampata in varj Ino-

ghi; e in alarne di quelle edizioni,

per avarizia dell’ impreffore , fi era

ommefia la prefazione dell’ autore:

mancamento non lieve , mentre le ri-
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ferite notizie da ella ricavate

, dan.
no gran pefo alla verità della narra-
zione .

.
Quanto utile fia la lingua greca

in ogni torta di ftudj , e come fenz*
efla niente a perfezione faperefipof-
u, ogni erudito Io fperimenta

.
Que-

Ito argomento con grand’eloquenza
ed erudizione ha trattato il Sig. Mar-
eh. Ab. D. 3drtolommeo Olìvci%%i

5 gio-
vanetto di foli vent’anni , il quale,
terminati i Itioi lludj nel collegio de*
nobili di Modona

, e ritornato nell’
anno diciottefimo di fua età in pa-
tria , conofciuta per piu prove la fua

j- V,, ^S2reSato tra’ Paftori Ar-
cadi della Colonia Milanefe, e fan-
io appretto a pieni voti da quello
senato ha ottenuta la cattedra di lin-
gua greca e^ d’eloquenza latina nelle
cuoie Palatine di quella città

, va-
:ata per la morte di Michele Mie-
'•
l
’ oad egli per allettare la gioventù

1 tale iiudio
, ha prodotto per le

lampe fopraddette l’anno 1724. il
.rat tato che fiegue : Diatriba degr&ca
ingus ad ornile gemts dottrina & erudì-

r°nj* Militate, in 4. pagg. 39 . fenza
a dedicatoria al Senato predetto
Quefl’acmo r3,n i|mente

, dalle ftam.
Gl"(;£Ps MalatePa, altro gìo„

Temo XXXV,

l

vane
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vane nobile di pari età , ha dato piu

d’un faggio del fuo ingegno e fapere

con varie operette tutte in 8. Que-
sti lì è il Sig. March. Giufeppe Gorini

Cerio , di crii s’è favellato nel tomo
XXXIII. Farte 2* a car* 4 2 3- e le

opere fue fon quelle * Le leggi di Dio

e quelle del mondo , difeorfi morali : pagg.

159. Rime dìverfe : pagg. 125. Ifficratea:

pagg. 122. Polidoro: pagg. 68. Bruto:

pagg. 104. e quelle tre fon tragedie.

Parimente nella feconda parte del

medefimo tomo s’è fatta relazione del-

la parte prima della Defcri%ione i/lorico-

pcetica deIla yita della puriflìma Ma-
dre di Dio, intitolata Marie laude*,

opera del Sig. Can. Francefco-gìrolamo

Saffi . Ora , dalle Itampe degli eredi

di Domenico Bellagatta , comparifce
col medefimo frontifpizio la feconda

parte, nell’ifteffa forma di 4. di pagg.

232. lènza ja dedicatoria all’Eminen-

tifs. Barbarigo , e fenza la prefazione

.

L’una e l’altra parte , oltre alla no-

biltà del verfo è corredata di anno-
tazioni molto erudite, per le quali

ben lì merita quell’opera che in altro

tomo del Giornale fe ne dia in parti-

colare articolò relazion piu dillinta

.

Lo fleflo autore , dopo così cele-

brate le lodi di Grillo Nollro Signo-

re.
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re, e della B. Vergine fua Madre ,

va divifando di ftendere , in varie for-

te di metri, gli eneomj de’ Santi . Ma
frattanto capitatagli per le mani la

Vita dell’Imperadrice Leonora , vol-

garizzata dal P. Ceva , fi pofe in ani-

mo di traslatarla in verfi eroici lati-

ni , unendovi i fatti gloriofi di Leo-
poldo, già fua marito . Confetta egli

però
,
d’aver trafgredito fòvente lor-

dine cronologico , come chi la fa
,
piu

che da iftorico , da poeta ; tramì-
fchiandovi anche tal volta delle gio-

cofe finzioni , ma fiotto la corteccia

delle quali Ita nafcofta la verità . I!

titolo è quefto : Heligio in aula : laus

Auguflifs. conjugum , MagniLeopoldi Au-
striaci & Leonore. Magdalene Terefie

Neoburgenjis : authore Francifco Hiero-
nymo Sax io , olim Prepofito gener. Con-

greg. Oblatorum SS. Ambrofii & Caroli ,

nunc Mediolanenfis ecclefìe Canonico ardi -

Mario , Comite &c. Mediolani , ex typo-

grapina Jofepbi Pandulphi Malate/le ,

1724. in 4. pagg. 99. fienza la de-
dicatoria pure in verfi all’ Imperado-
re CARLO II. e fenza la prefazio-

ne da cui abbiati» raccolte le fopra-

fcritte notizie.

Si è qui , da Francefco Vigone e

fratelli , fatta una riftampa della Vi-

Q_ 2 ta
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fa del P. Segneri juniore , e degli Efer-
cizj fpìritmlì efpofiìfecondo il metodo del-

lo fieffo P. Segneri , opera luna e l’al-

tra, del piu volte lodato Sig. Lodo-
‘VÌco-antonio Muratori .

In elezione Benedigli XIII. P. 0. M.
tid clariffmum S. Dominici ordinem orati

0

gratulatoria , habìta Mediolani a Jo. Pau-
lo Alcìato, S.J. in aula maxima colle-

ga Braydenfis ejufdem Societatis . Medic-

lani , ex typographia bxredum Dominici

BellagatU , 1724 in 8. pagg. 36. Il P.

Alciati , il cui nome non è nuovo nel

tioflro Giornale, Maeftro dì rettori-

ca nel collegio di Brera , nella pre-

fente orazione , a nome di, tutto ’l

collegio , fi congratula co’ PP. Dome-
nicani, a tal fine invitati , per reie-

zione in Sommo Pontefice del Cardi-

nale Orfini delloro ordine, riftorator

liberale del collegio della Compagnia
in Benevento. È di tal congratula-

zione doppia è la cagione ; cioè per
aver avuto l’ordine Domenicano in

Vincenzio-marìa Orfini un ottimo fi-

gliuolo ; e per aver dato in Benedet-

to XIII. alla Crifiiana repubblica un
ottimo Padre . Si fono imprefle nel

fine quattro ifcrizioni , ch’erano nella

gran faia , ove Y orazione fi recitò,

fotte . ritratti de quattro Sommi
Pori-
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Pontefici dell’ ordine Domenicano
cioè d’Innocenzio V. di Benedetto XI,

di S. Pio V. e di Benedetto XIII.

L’efperienza fa conofcer l’utilità di

quello libretto per la converfione e
profitto fpirituale dell’ anime, fopra
tutto nelle milfioni che tutto l’anno

in quella città fi van faccendo , con
ardentilfimo zelo da’ PP. della Com-
pagnia di Gesù . Guida à penitenti per

accoflar/ì degnamente al fagramento della

[penitenza : opera data in luce da Giufèp-
pe Maria Prola , della Compagnia di

Gesù', dedicata altIlluftrìfs. e Reveren-

difs. Sig. Mojif. D. Giovambatifta Stam-
pa

, Arcidiacono della cattedrale di Co~
mo , e Vicario generale di S. E. il Sig:

Card. Ode/calco , Arcivescovo di Milano .

In Roma ed in Milano , nelle /lampe di

Francefco Agnelli
, 1724. in 8. pagg.

228. fenza le prefazioni e l’indice de’

capi

.

Rime per le nozze deIli Nobilijjimì

Sigg. March. Nicolo-maria Ippoliti di

Gazzoldo , e Co. D. Camilla Archinti .

I

Jn Milano , per Paolo Antonio Montano ,

1724. in 8. Quella raccolta, ch’è dì

varj poeti di quella città e forellieri

,

fu fatta dal Sig. Filippo Argelati , au-
tore dell’ultimo fonetto , e il quale

anche ne ia la dedicatoria al Sig. Co.

d 3 Car-
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Carlo Archinti , padre della fpofa f

che a’ pregi di fua gran nobiltà, e a'

titoli onorifici di lua perfòna , aggiu.
gne il vanto d’ogni virtù cavallerefca,

e principalmente d’ima letteratura rin-

goiare .

DI MODANA.
Due affai gentili poetiche raccolte*

pubblicate in quell’anno dalle ftampe
del noffro Antonio Capponi in 4. fan

palefeil genio ftudiofo e l’ingegno viva-

ce de’Sigg. Convittori di quefto colle-

gio de’Nobili. La prima è una rappre-

sentazione teatrale, divifa in tre azioni,

a ciafcheduna delle quali _fta fotto-

icritto uno di quelli nomi : il Sig.

March.. Luigi Ternari , Bolognefe ; il

Sig.D. Gicfeffo Canarafiy Comafco; ilSig.

Co. Decio Arlotti , Reggiano .. Ed è

quello il fuo titolo : Il trionfo di Pom-
peo Maglio per la vittoria, riportata contro

Mitridate Re di Ponto ,. rapprejentato nel

giorno natalizio del Serenifs. Sig. Principe

di Modena ; a cui vengono unite le fejlo-

fe dimcftmnze di giubileper la iwfcitadel

di lui Serenifs. Primogenito : accademico

tributo umilmente offerto da'Sigg. Convit-

tori del collegio de’ Nobili ,, nel Ducale

teatro grande , all Eccelfo trono dell A.

Ser. di Rinaldo I. Duca di Modena ,

Reggio , Mirandola , &e. pagg.6o.
L’al-
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L'altra raccolta , eh’ è pagg. 102.

porta quello titolo : Rime in lède dell
'*

A. Ser. di Rinaldo I. Duca di Modena,

Reggio , Mirandola , &c. e della Sere-

nifi. Cafa. , compo/le e dedicate all'Altez-

za Sua Serenfi, da' Sigg. Convittori del

Collegio de’ Nobili, di Modena.
DI NAPOLI.

Tuttoché col nomedi Venezia , fu

però imprefla in quella città l’anno

1724. in 8. l’opera infrafcritta : Dif-

corfi critici filosofici intorno alla filofofia

degl’antichi e de i moderni ed in parti-

colare intorno alla filofofia di Renato defi

Cartes ; con un progetto di una metafifi-

ca , di Paolo-màttia Doria
.
Quell’ o-

pera , ch’è pagg. 224. oltre ad una
tavola delle materie che vi fi tratta-

no , e può fervire d’un rillretto della

flefs’ opera , è teffuta con molta fot-

tigliezza di dottrina e varietà d’eru-

dizione . Ha ella contuttociò trovato
di molte e gravi oppofizioni

,
partico-

Iarmente in quella città

.

Qui Umilmente , col nome di Fi-

renze , in quattro volumi in 8. s’è

fatta un’edizione delle Opere di M. Gio-
vanni Boccacci, cittadino Fiorentino ,

in quefla ultima impresone diligentemen-

te rifccntrate con più cfemplari , ed alla

fua vera lezione ridotte . Dedicate all
’

Q. 4 UIh-
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Illuflrìfs. Sìg. Ab. D. Niccolò Giovo , de-

gli antìcbìffmi e nobiliffimì Giovi di Ge-
meva . L’editore che va occulto fot-

te 1 nome di Cilenio Zacclori , ne fa
la dedica

; e poi in un breve avvifo
a chi legge , afferma , nell’ emendar
quell’ opere d’efferfi fervitodi qne’te»
Iti che fi citano nel Vocabolario della
Crufca , eccettuatane la Vita di Dan-
te , che fu imprefia fu quella che va
in principio del Cemento fopra lo ftc-f-

fó Dante, comunemente attribuito a
Benvenuto da Imola, per effer quella
edizione intera . Il volume I. di que-
lle opere contiene i quattro- primi li-

bri del Fìlocopo , e fènza le prefazio-
ni è pagg. 2qj. Il volume II. contie-
ne in pagg. 308. il rimanente della

ftefs’ opera . Il volume III. ci dà la

Fiammetta , che , lènza Findice,è pagg.
§ 72. e’1 Cerbaccia , detto altrimente il

La&erinto d'amore , eh’ è pagg. 88. Nel
IV. volume contengonfi Y Amerà ov-
ver la Commedia delle Ninfe Fiorentine
pagg. iji. V Urbano

?
pagg. 50. la Vi-

te. , Jludj , e co/lumi dì Dante
, pagg.

63. e le Lettere
, col fuo Tflamento ,

e fono pagg. 43. Ma quelle che qui fi

danno, forfè tutte non fono le Lette-
re del Boccaccio ; come certamente in

quello corpo , comprefovi anche il

Deca-
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Becamerone , già cinque anni prima iri

due limili volumi ftampato , non lì

contengono le opere tutte dello fteflo

Boccaccio ; e mancanvi , con la Tefeìde,

qualche altro poema in ottavarima

,

della quale elfo ftimafi il primo
ritrovatore : ì quali benché non in-

contrino tutta fet ftima de’dotti , tut-

tavia lon cofe del Boccaccio , e ven-
gon citate anch’effe nel Vocabolario
della Crufca.

Altr’ opera vorrebbe!! far credere
che fiali imprefia per lo Frediani in

Lucca, nel 1724. per quanto appari-
le nel fine della dedicatoria, e s’ini

titola : Capitoli di Paolo dì Sangro ,

Principe di S. Severo
, dedicati altEmi-*

nentifs. e Reverendìfs. Principe Michele
Federico della S. R. C. del tit. dì S. Sa-
bina Card. de’Co. d' Althann , Vefcovo di

Vaccia , de’ Stgg. della Gran croce dell'or-

dine dì S. Gio. Gerofolìmitano
,
Compro-

tettore della Germania , Conigliere inti-

mo dì S. M. C. e Catt. Vecerè , Luogo-
tenente e Capitan generale nel regno dì

Napoli. Il libro è in 4. pagg.69. •«.

. Ma gl’infrafcritti portano in fron-

te efpreffo il nome di Napoli
; e i due

primi éfcono della ftamperia di Felice

Mofca, l’anno Hello 1724. in 4.L’uno d|

quelli (piega il titolo che fiegu e:.Miche-

li S k*
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le-federigo drAltbann

, Vefcovo di Vacciar
Cardinale ài S.Cbiefa , Viceré di Napo-
li , ecc. Acclamato in Arcadia, col-nome

di Teodalgo Miagrìano : componimenti de-

gli Arcadi della Colonia Sebezia , e d’

altri non Coloni , pagg. isr. lènza la

dedicatoria, a. D. Mariana Pignatelli

Co. d’AItann a cui fi fofcrive il Sig.

Giovambatijla-maria Jannucci , detto fra

gli Arcadi Era/mio BotacbidiO y racco-
glitore di' quelli componimenti , e
autore dell’orazione che leggefi a car-

te 19..

Dell’ altro libro quello è il fronti
fpizio : Varj componimenti per la morte

deli Eccelkntìfs. Sig. D. Anna Maria
Co. d'' Altbann , Nata Contesa dAfher-
mont. pagg. 139. Il collettore è il Sig.

D.. Francesco Santoro Segretario dì
quello Regno , il quale , con alquan-
ti verfi elegiaci , ne fa la dedica^ all

1

Eminentifs. Vicerèd’Althann , figliuo-

lo della nobiiiffima defonta . A mol-
ti componimenti precedono , un’ In-

troduzione del Sig. D. Matteo Egizio

e un’ Orazione del Sig. D. Giovamba-

tìfia Vico , fuggetti nella repubblica

letteraria di gran nome

.

Opera di D. Giulèppe d’AIeflandro,,

Duca di Pcfchiolanciano x divifa in cin-

que libri , ne' quali fi tratta delle regole

di
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di cavalcare ,

della profejfione dì fpada ,

ed altri efercizj d'armi , con figure di brì-

glie , torni , e bifce , cd altre a ciò ap-

partenenti : con un trattato del modo dì

curare Vinfermità de'cavalli , loro prefer

-

votivi -, e dìverfe notizie circa li medefi-

mi y ed ancora con le figure de'merchi del-

le razze più nobili del regno di Napoli :

parimente con l'aggiunta di alcune Rime,
Lettere , e Trattati di fifor.omia , pittu-

ra ó'c. data in luce da D. Ettore d’A-
Ieflandro , Duca di Pefcbiolanciano , fi_

glia dellautore y e dallo fiejfo dedicata al

la Cefarea e Cattolica Mae/là di Caria-

vi. Imperadore
, He delle Spagne &c. In

Napoli y nella Jlampa e gettarla , ove fi
fondono nuovi caratteri , di Antonio Mu-
zio , erede di Michele-luigi , 1723. in

fògl. pagg. 8 11. fenza la dedicatoria
e l’indice delle materie , con moltiffi-

me figure in rame. Benché non bre-
ve fia il frontifpizio di quell opera vo-
luminofa , tuttavia non interamente
n’ efprime il contenuto; e perciò noi,

per dare al nollro leggitore un’idea
alquanto piu dillinta della medefima»
andremo efponendo ciò che qui li trat-

ta in ciafcheduno de’ cinque libri. Il

primo libro comincia con quello ti- p. 1.

tolo : Regole di cavalcare . Nel lecon-

do fi tratta del difitcilifiirno meftiere <f p’68,

Q. 6 imbri

-
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p.ioi.imbrigliare . Il terzo dà le figure delle

briglie > e fi accennano feparatamente gli

effètti delle medefime , Dà il quarto i

difegni de' circoli ovvero torni , mezzi
torni , e lìnee , dove foglìonfi travagliare

e maneggiare ì cavalli per ridurgli alla

giufiezza 5 fimmetria , e totale ubbidienza

del cavaliere : dipoi leggonfi IV. folletti

fieli'iflefio autore ; ed apprefio a quefìi ven-
gono ejprejfi ì ritratti d'uomini' illuftri in-

torno alle due profejfiemi contenute in que-

„ «/l'opera

.

If quinto libro è intorno alla
' 'prefervativar confervazione , e medicina

per cavalli , & in ultimo di efio trattafi

brevemente il modo dì eonoficere il poliedro

quanto può crefiere , & anche di conofce-

re di che età fia il cavallo 3 fin agli anni

nove y ed appreffo a poco anche in anni
più avanzati e e parimente fi difeorre in-

torno alle regole per la monta decavai li)

come anche fin' a che età può vivere il ca-

vallo , e di altro concernente al medefimo.
Segue P°i ua' Aggiunta d’altre opere

J
dello fteffo autore , confidenti in va-
rie Rime; figure dififonomia, IteIte

dal libro di’ Giovambatifta della Por-

si ;
una lettera intorno a varie poli-

ture di fcherma ed altre armi ; altra

getterà intorno alla caccia dello- fpie-

do contro i cignali , ufara principal-

mente nella provincia di Lecce ; al*

•« •- - tra
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£

Cra lettera dove l'autore dà notizia

di varie fue opere che tien pronte per

dare alla ftampa ; e finalmente i mar^
chi delle razze piu nobili de’ cavalli

del regno . E tutte le colè che trat-

tanfi nel prelènte volume , fonoefpo-
fte e abbellite con grande quantità

di figure , diligentemente fcolpite a
bulino

.

DI N O C E R A.
Tra le cure della fua non sì piano-

la diocefi di Nocera , Moni! Borgia ,

non s’è dimenticato dell’amore che
ogni onorata e faggia perfona dee por-

tare alla fua patria . Perciò egli ha
prefo a fcriverne Tiftoria facra della

medefìma , non sì però che unita an-

cor non v’abbia 1’iftoria civile , ma!
potendo andare l’una feompagnata
dall’altra . Efce pertanto quella col

titolo che fiegue : Ifìoria della chiefa e

città di Velletrt , deferirla in quattro li-

bri j e dedicata olTEminentifr. e Hcve-
rendifs. Principe , il Sia. Card. D. Ber-

nardo Conti
, fratello del Santifs. Padre

e Sig. Ncftro Pai a Iìtnocen%o XIII. da
Aleliandro Borg'a

, Vefccvo di Nocera .

In Noccrà
,
per Antonio Marietti , fi'am-

pator vefcovale , 1723. in 4 pagg. 540.
fenza le pi dazio i e la ferie cronolo-

gica de yefcovij polle nel principio^

e fen-
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e fenza l’indice delle cofe notabili po-
llo nel fine. L’Iftoria prefente con tal

ordine è condotta, che piglia nelprn
mo libro il principio da que’ tempi
che alla nafcita di Grillo fon prece-

duti ; nel fecondo libro narranfi le

cofe avvenute in quella città , dopo
fa nafcita luddetta , fino a tutto il

fello lèccio ; gli avvenimenti de’ po-
Seriori fei fecolr, fino al dodicefimo,
fono l’argomento del terzo libro ; e’I

quarto finalmente conduce le fue nar-

razioni fino a tutto ’I lècolo decimo-
fèttimo , cioè fino alla promozio-
ne al fommo Ponteficato di Cle-

niente XI. dopo la cui confacrazio-

ne immediatamente prefe il pofleffo

de’vefcovadi d’ Oftia e di Velletrt

Emanuello-teodofio Cardinal di Bu-
glione.

DI PADOVA.
Con quell’applaufo e con quel pro-

fitto dell’ anime , con cui già tempo
udite furon per i pulpiti piu nobili

dellTtalia le Prediche del P. Dolerci T

fu Generale della fila Congregazione;,

ora col medefimo le ne riceve e fe ne-

legge l’ìmprefiione , fatta qui ultima-

mente per le fiampe del noflro fie-

niinariocon quefio titolo : Quarejima-

le di Pantaleone Dolera de’Qherkìre-

golari
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golarì mìhìjlrì degl infermi , dedicato

alla S. R. M. dell' Invitiamo He di

Sardegna 5, Vittorio Amedeo IL In Pa-
dova ,, nella fiamperia del femìnarìo

appreso Giovanni Manfrè r 1724. pagg.

503. fenza le prefazioni e gl’ indici

delle prediche, e. delle cofe notabili

C a )'•

Altre cofe mofto erudite ufciron pa-
rimente dalla medefima fiamperia ;

e primieramente L’appreflb' opufcolo

.

Ragionamento ad, un amico fopra il cele-

bre- dialogo di Cicerone „ intitolato Cato
major vel de feneftute .. In Padova ec..

1724. in 8. gr. pagg. 68, L’autore che
ha voluta celare nel frontifpizio il fuo
nome ,, fi palefa fuggetto* di: fingolar

dottrina e pulitezza di dire ,, perenta
l’opera^ eia fama Io pubblica per fug-

gettodi nobiltà cofpicua „ e già per

altre fue opere famofo nella repubbli-
ca delle lettere..

Il Sig. Jacopo F'acciòlati y che ha if

merito d’ avere arricchito il pubblico
deli opera fopraddetta avea prece-

dente-

C a )
(Quell’anno altresì dalli' medelima

fiamperia fi fono divolgaci' i> Panegirici-,

ed Oraziani fd(re r dello fiellb celebrati!»

fimo oratore . Anche quell' opera, è iiis

4. pagg. 244. lenza, le prelazioni; e Fin-,

dice delle orazioni »
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dentemente l’ anno Hello dato princi-

pio alla Tua pubblica lettura di logi-

ca , con un’Orazione , adorna della

fua folita pulitezza di dir latino , e

di erudizione non volgare ; che poi

ufcì dalla medefima ftamperia col ti-

tolo che fiegue : Jacobi Facciolatì ora-

fio habìta in gymnafio Patavino , cam
firimum ad dialeElieam publice profiten -

dam accederet . Patavìiec. in 8. gr. pagg.

§6. Prefe il noltro Profeffore T’aflunto

dai noto detto: Dialettica quafi contra-

tta & adftritta eloquentìa putanda ejt :

Eloquentia vero dialettica dilatata . Cic.

in Brut. cap. xc. Nell’ ultima pagina
Jeggonlì quelle parole- Habitaeft xiìi.

hai. febr. Mdccxxiv. coram Jo. Aloy-

fio Mocenico-Valerio , Patr. Ven. urbis

Pr&tcre , & Jo/epbo Carolo Sardanna 7

Nob Auftr. artium Profyndico .

Fu fin 1’ anno 1675. imprelTa in

Malines una fuccinta illoria de’ Ro-
mani Pontefici, dettata da Guglielmo

Bario , Canonico della metropolitana
della flefia città ; e aveavi molte al-

tre colè per entro inferite e nella fi-

ne aggiunte , che non mediocremen-
te giovano all’ ammaeftramento de

a

giovani ancor novizi nell’iltoria ed e-

^udizione ecclefiaftica . I facerdoti che
tuttogiorno Ranno intefi ad ammae-.

> ftrare*
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ilrare in ogni buona difciplina i gio-

vani alunni di quello feminario , e

infieme a univerialmente pròvvedere
di libri utili la ftudiofa gioventù , ha
fcelto quell’opera; e molte cole necef-

farie aggiungendo , alcune togliendo

via , e in tutto correggendola e mi-
gliorandola , dipoi l’hanno ridonata

al pubblico con quello titolo: Roma-
lìorum Pontifìcum brevis notitici , ritus ec-

clefìaflìcos a fingulis infiitutos precìpue

declorane acccdit cncmafiiccn vocum ob

-

fcurìorum que in Minali ,
Breviario ,

Martyrolcgio romano , & bdc Notiria con

-

tinentur : authore Guilielmo Burio ,

Bruxellcnfi , eccl. metrop. Mccblin. Ca-
nonico Tidlarienfi . Patavìì , ec. 1724.
in 1 2. pagg. 608. lenza la dedicatoria

a Monf Agollino Stefani, Vefcovodi
Spiga, de! Sig. Girolamo Bianchi

,

che
in quella Itamperia prefiede alla cor-

rezion de’ libri che vi s’ imprimono ;

fenza la prefazion dell’autore e l’in-

dice delle materie . Nella prima edi-

zione l’autore dedicava quell’opera
al Clero della chiefa di Malines , e lot-

to ciafcheduna vita avea pollo certi

verfx efametri , alludenti alle cofe piu
fegnalate di quel Papa : ma è fem-
brato bene agli editori di levar via

tutte quelle cofe nella nuova edizio-

ne.
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ne . Oltre a ciò avea 1

’ autore con-
dotta la fua iftoria fino a demente.
X. De’noftri editori è la continuazio-

ne fino alla creazione del regnante
Pontefice

.

Or venendo a’ libri ufciti per ope-
ra di quefto Cornino , uno di quelli

fi è un’erudita fcrittura delSig. Can.
Gagliardi , di cui già qualche tempo
erafi in efpettazione , e che fu anche
accennata nel tomo XXXIV. del Gior-
nale a car. 499. Il fuo titolo è quefto:

Parere intorno all'antico flato de'Cenomani

ed ai loro confini , del Canonico Pao-
lo Gagliardi , Brefciano . In Padova ,

prejfio Giufeppe Cornino , 1 7 2 4 . in 8
.
pagg.

164. fenza la dedicatoria al Sig. Apo-
ftoloZeno, e l’indice de’capitoli , con
una tavola in rame. Moftra qui l’au-

tore , che anticamente Io ftato de’Ce-
nomani contenne piu città , delle qua-
li capo o metropoli era Brefcia , difen-

dendo l’ opinione di Tolommeo nelf

aflegnare i confini allo flato di que’

popoli, e confermandola con Y auto-
rità di Polibio, Livio, eStrabone, e

d’altri antichi . E perchè dal Sig. Mar,
eh. Scipione Maffei , nella Ricerca del-

l'antica condvmon di Verona , erano fia-

te promofle diverfe difficoltà contro
all’opinione fuddetta , foftenendo , che
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nè Verona mai appartenne alla pro-

vincia de’Genomanì, e che l’effer da-

to a Brefcia il titolo di capo, antica-

mente non portò conlèguenza di a-

vere altre città foggette a fe : il Sig.

Gagliardi & vedere all’incontro , che
Io flato de’Genomaninon fol conten-

ne Verona , Mantova , Gremona , e

altre città attribuitele da Tolommeo;
ma dilatando il fuo argomento , fife

a provare , che avanti il dominio de’

Romani quali ogni provincia dell’ I-

talia ebbe per capo una città , fotto

di cui non vici o terre ingnobili , ma
altre città , e quelle anche talvolta

grandi e confiderabili venivan com-
prefe . Il piu lodevole di quella let-

teraria contefa fi è la modeflia con
cui da quelli dotti litiganti vengon
foftenute le proprie ragioni ; e che
fi contende non meno di gentilezza

che di fapere : il che fervire può d”

efempio ad altri Ietteratrcfie non fan-

no impugnare l’opinione altrui fenza
trafcorrere in mordacità e fcortefie-

DI quello erudito litigio , e di quan-
to con l’occafione d’eflo anche da al-

tri è flato Icritto , noi daremo noti-

zia piu eftefa e dillinta in alcuno de*

tomi fuffeguenti.

Saggiamente il Sig. p. Gaetano Vol-

pi*
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pi , p<?r le ftampe del fopraddetto
Cornino , da fe con indicibil diligenza

e abilità dirette , ha divifato di pub-
blicare di quando in quando qualche
opera di argomento facro

, e che Ha
d’ammaeftramento allo fpirito . E tra’

quelle ha imprefa la riframpa del
Trattato della tribolazione

, del Nsv.
Bonfignore (a) Cacciagliela ; Nobile

Sancfe ,
Prete focolare , e coir.' ? c diS.

Filippo Neri in S.Girciano della carità in

Noma : utile e necejjario a chi defiderà imi-

tar Cri/lo nel patire . In Padova
, ec.

1724. in 8. pagg. 148. lènza la pre-

fazione e l’indice de’ capi. Nella pre-

fazione l’editore ragiona dell’ impor-
tanza di quello trattato , reca va-

rie tellimonianze lodevoli delmedeli-

tno , e sì anche del loro autore , di

cui eziandio dà alquante notizie , e

finalmente manifella la diligenza da
fe u(ata nella correzione di quell’ope-

ra ,

£ a )
Malamente > ne’ frontifpizj , d’ alcu-

ne delle Aie opere di edizioni pofteiio-

ri ,
quefto autore vien chiamato Mo>.j-

fignore Cacciaguena ; come parimente $

ma per ifcorrezione pura di ftampa , fi

legge mutato in Mtnfignor* quefto no-

me nella Librerìa prima del Doni }

dell’edizion Veneta d’AItobeìlo Salda-

to , 1580, iu iz, alla lettera E. a car.

io.
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fa , e dillintamente nell’ adattare air

ulb odierno la Tua ortografia

.

Nell’ultime linee della prefazione de!
fopraddetto trattato, altro fpirituafe

ed utiliffimo libro fi promette, che
poi comparve l’anno medefimo con
quello tìtolo: Tutte le Opere fpiritw-
li del P. D. Lorenzo Scupoli . Son
quell’ opere dìvife in due parti , alla

prima delle quali quello frontifpizio

immediatamente fi premette. IlCom

-

battimento fpìritmle , opera famofijfima.

del V. P. D. Lorenzo Scupoli, da O-
tranto , Ch. R.eg. Teatino ; rìfcontrato ,

e corretto con jomma diligenza e fede ,

fu, l’edizion di Parigi , fatta nella regia

jlamperia V anno 1660. S’aggiungono le

altre operette fpìritmli del fiuidetto au-

tore , anch'ejfe molto più emendate del

folito. In Padova ec. 1724. in 3. Arri-
va quella prima parte lino alle pagg.
208. Ma in oltre vi fi premettono al-

tre pagg. xl. di prolegomeni
, lenza

la dedicazione del Sig. D. Gaetano Vol-

pi al gloriofo fondatore de’ Ch. Reg.
Teatini, S. Gaetano Tiene

; e fenza
la fua prefazione , dove rende conto
principalmente delle diligenze dà fe

«fate in fare ch’efcano corrette quell*
opere. Sieguono, 1. lalettera con cui
.dedica il P, D. Franafco Cara/a, Gz-
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ìierale de’PP. Teatini , l’ edizione del

Combattimento fpirituale, fatta nell’

anno 1657. a Papa Aleffandro VII.
2. la prefazione del P. D. Carlo di

Palma ( a ) , premetta alla medefima
edizione; 3. altra prefazione del P.ì).

Olimpio Mafotti , della ftettaCongre-
gazione , fatta all’edizion regia di Pa-
rigi, dell’anno 1660. da lui proccura-
ta ; 4. una breve notizia della vita del

P. Scapoli, tratta dalli ftoria de’Che-
rici Regolari ; 5. alcune teftimonianze

di perfone attigni , intorno al Com-
battimento fpirituale ; 6. il catalogo

dell’edizioni \ b) e verfioni piu inligni

del

(
a

)
Quelli fu di caf* Tottima/!, ha 1 ito-

lo di Venerabile , e fu zio paterno dei

Ven. Card. D. Giafeppe-maria Tommafi-

( b ) La prima edizione è quella che por-

ta in fronte quello titolo : Combattimen-

to fpirituale , ordinato da un fervo di

Dio . la Veruna , appreffo i Gioliti ,

1589. in 12. e fu proccurata da Giro/a-

tuo conte di farcia il vecchio , che l’in-

titola alle Monache di S. Andrea di

Venezia, con lettera in cui fa conofce-

re che d’effe fu confeffore , o ad eflè

predicò piu volte . E farebbe fiato ben

fatto, tutta trafcriverla, che in piu co-

le è di.-erfa da quel pezzo , che fi dì

in quello catalogo, dove in terzo luogo

fi riferire un’edizione Veneta , fenza

nota
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del medefimo libro ; 7. allafine fida

la correzione d’ alcuni errori confide

-

rabili occorfi nell’edizione di Parma

,

dell’ opere del P. Scapoli , in 12. dell’

anno 1 70 1 .fu la qual edizione fu fatta I'

edizione prefente . Segue , a carte 209.

la feconda parte , in cui fi contengono

quattro divotijfimì trattati , cioè /. Ag.

giunta al Combattimento Spirituale ; IL
Della pace interiore , intitolato Sentiero

del Paradifo ; III. De' dolori mentali di

Crifto nella fuapaffione ; IV. Del modo di

confidare ed ajutare gl'inférmi a ben mo-

rire : e arriva fino alla pagg. 409. a
cui fi fa fuccedere una tavola de’ ca-

pitoli di ciafchedun trattato. Noi qui
vorremmo che nell’ edizione prefente

aggiunto anche fi foffe 1
’ Efiame apolo

-

getìco ,
con cui moftrafi ad evidenza,

che’l P. Scapoli è il vero autore del

Combattimento fipiritmle ; per l’ ommif-
(ione del quale forfè rendefi defidera-

bile

nota di anno . Quefli nel 1508. il di

7. d’aprile fu eletto Vefcovo d’ Adria ,

e inori del i6ix. AH’ edizione Padova-
na è fucceduta altra nobile edizione del*

le ftefle opere del P. Scapoli , fatta ul-

timamente jn Roma queft' arino 17x5.
pure in 8. nella infigne ftamperia Vati-
cana del Salvioni ; e dallo (lanipatore

è dedicata a N. S. Benedetto Xllf»
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bile la per altro meno pregevole edi-

alone di Parma

.

Efce nel tempo fleflo da’medefimì
forchi la Penelope , tragedia di Giufep-
pe Sali o , Padovano , dedicata all’ Illu-

firifs. ed Eccellentifs. Sig. Giovambati-

fia Co.di Colloredo e di Walfee ec.Cavellere

dell’ Tcfon d'oro , Cameriere , e Configliene

intimo di flato dell'Augufiifs. Imperatore

Carlo VI. e fuo Ambafclabore ordinaria

prejfo la Serenìfis. Repubblica di Venezia.

in 8. pagg. 84. Seguono poi fino alla

pag. in. alcune Elegìe italiane del me-
defimo autore.-

Nerako , col qual nome tra Pallo-

ri Arcadi sì fa diftinguer non meno
che con la fua letteratura , Monf.
Giuseppe Ercolani , da Sinigaglia , ha
mandato a quello Cornino a impri-

mere un volumetto di fue Rime ,

picciol faggio di fua grande pietà e

divozione verfo la gran Madre di Dio*
e infieme di fua molta erudizione ac-

quiftatafi dalla lezion della Scrittura

e de’ Padri . Il titolo è quello : Ma-
ria , rime di Neralco , Paflore Arcade.

Parte prima . In Padova 5 prejfo Giufep-

pe Cornino . Tuttoché apparifca fé-,

gnato il frontifpizio dell anno 1725.
tuttavia nell’ultima faccia fi afferma»

lo fteffo eflerfi terminato di ftampare



8. di pagg. 125. ma in oltre fi legge
nel principio un breve avvertimento
del poeta al fuo lettore , e un indice
delle rime con quell’ordine con cui
ftanno qui difpofte . Nel fine fi ha
altr’ indice per alfabeto delle ftefle ri-

me , con alcune brevi e neceflarie an-
notazioni fattevi fopra dal medefinto
autore

; e contengono i tetti facri
, e

le fentenze de’ Padri, delle quali egli
in quelle fi è fervito . Avvifa final-
mente nell’ avvertimento fuddetto lo
fteflo autore, che alcuni di quelli fo-
netti , con le tre ultime canzoni ^furo-
no impreffi nel V. e VII. tomo delle
Rime degli Arcadi , ma fuori del lo-
ro ordine, e con qualche variazione,
perchè date in luce fenza fua faputa,
e da lui non ancora difpofti nè ap-
pieno corretti . Corrifponde alla no-
nobiltà dell’opera la bellezza dell’edi-
zione^ ch’è anche adorna di fette ta-
vole in rame , da perito dRegnatore
bulinatore vagamente fcolpite

.

Chriftophori Cellarii Orthogropina la-
tina , ex vetuftis monumentìs

, hoc ejl num-*
tnisy marmoribus

, tabulis , membranis, ve«

terumquegrammaticorum placìtìs
, nec non

recentium ìngenìorum curis excerpta , dì-

Vfta , novìfque obfervatìonibus ìlhiflrata

TmoXXXVl R Editi*
'
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Èditio prima Patavina >

ultìmis lenevfi-

bus emendatior. Pataviì ,
ex typograpbia

Camìniana y
apud Joannem Balda?!um j

1724. in 8 .
pagg. 11 7. Abbiam yolu-

to riferire Y edizione dì quell’ opera ,

benché d’autore ftraniero
,
perchè u-

fcita della ftamperia Cominiana , le

cui produzioni fon tenute tutte in pre-

gio appreffo gli eruditi

.

Anche quello Conzatti ha quell an-

no medefimo lavorato intorno all im-

preffione d’altre opere dotte e proficue.

Una d’effe è quella che porta qiiefto

titolo ; / feriti pofli in faIvo 5 0 fia il ve-

ro modo di curar le ferite 5
fondato fopra

le dottrine del celebre Magati y
collafco-

perta Sm balfamo fpiritofo >
che a guifa

di miracolo ferma il Jangue fgorgante an-

che da più graffi vafi feriti y
e con mag-

gior preforma di qualfivoglia altro rime-

dio fino ad ora inventato contribuire al-

la pronta fonazione delleferite : aggiunto -

vi in fine alcune lettere^ dell autore all

llluflrifs. Sig• Vallifneri y
colle rifponfi-

ve dello fieffo ,
intorno alla nafcita de

pidocchi cutanei ,
e con nuovi rimedj per

uccidergli ' opera di Fulvio Gherli y cit*

tedino Modanefe y
Doti* di filofofia e me-

dicina y ed al prefente medico attuale dei

Serenìfs. Principe Forefio d Ffle 5
e deh

Vinclita comunità di Scandiano y
e dalle
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fieffo dedicata all'Altezza Serenifs. di An-
tonio Ferdinando Gonzaga , Duca di Gua

•

jlalla e di Sabioneta
, Principe di Bozo-

lo e del S. -R.. I. &c. Iti Padova
,
per Gio.

Batijla Cornati
, 1724.108 pagg. 174.

fenza le prefazioni . Riufcì con mol-
to credito appreffo i buoni profeffori
di cirurgìa e di medicina quell’opera
del Sig. Gberli; ma ricercata era di-
ftintamente quella Giunta

, per con-
tenere due Lettere del medefimo al
Sig. Vallifneri , con le quali a lui ricor-
re per avere il fuo parere intorno at-
J’origioe de’ pidocchi cutanei, e que’
.rimedi che fono i piu prefentanei per
uccidergli; e due altre Lettere del no-

Profeffore
, in rifpofta ,

1’ una
affai breve, l’altra molto diffida , do-
ve copiofamente e con dottrine nuo-
ve e proficue tratta l’uno e l’altro ar-
gomento.
Con ugual attenzione lo fteffo Con-

ati pubblica libretti allo fpirito fa-
lutevoli . La vita del Co. Luigi di Sa

-

les
, fratello di S. Francefco di Sales ,

fcritta già in francefe dal P. Buffier ,
della Compagnia dì Gesù , ed ora tradot-

ti
ta In italiano dal March

.

Giovan Gio-
feffo Orfi

,
nella quale fi ha un vero mo-

dello della pietà convenevole a fecolar

i

,

come nella vita del S. Vefcovo fe ne ha
> R 2 della
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della convenevole agli ecclejìaflici . In Pa-

dova
, per Giovambatifta Cornati, 1720.

in 4. pagg. 1 49. fenza la prefazione e
l’indice.

Anche il feguente opufcolo è affai

divoto : Il diletto di Gesù , àìjlinto con

fette prerogative propofie alla confiderà-

xione de'[noi divoti dal P. Giacomo Fi-

lippo Merlini , della Compagnia di Ge-
sù. In Padova, ec. 1724. in 4. pagg.

264. lènza le prefazioni

Lo Itefs’anno in 8. pubblicò anche
quell’ altro libretto, eh’ è pagg. 228.

lenza la prefazione e l’indice: Tratta-

tofilofofico della debolezza dellofpirito uma-

no , compo/lo dal fu Monf. Pietro Da-
niel Huet, Vefcovo d' Auranche

s

, tra-

dotto dall' idioma francefe in italiano da

Antonio Minunni.
DI PARMA.

Per la morte del P. Paolo Pedruj?

,

della Compagnia di Gefu , fu dal Se-

renifs. Duca Francefco I. foftituito al

non sì lieve pelo del fuo Muleo il P.

Pietro Piovane , della medefima Com-
pagnia ; il quale tolto valentemente
accintoli al lavoro, non ha voluto te-

ner lungo tempo a difagio l’efpetta-

zione del pubblico, e fe ufeir quello,

eh’ è il fuo primo volume , fìccome

£gli è il nono in ordine a tutta la

grand’
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grand’opera. 1 Cefari in metallo mez-

zano e piccolo , raccolti nel Mufeo Far-

refi . Tomo nono , che contiene le meda-
glie di Domiziano , di Domizia ,

e di

, Giulia di Tito . Opera di Pietro Pio-

vene, della Compagnia di Gestì , dedi-

cata all'Altezza Serenifs. di France/co

Primo
,
Duca dì Parma , Piacenza

, &c.
In Parma , nella Jlcmperia di S. A. S.

1724. in fogl. pagg. 260. fenza lepre-

fazioni e gl’indici . Nella prefazione ,

o lettera al lettore , dà il P. Piovene

conto al pubblico di quella fua pri-

ma fatica. Avea il fuo precefìore ante-

cedentemente pubblicate^ quelle me-
daglie che a gran dovizia guardanlì
nel Mufeo Ducale di Parma , in to-

mi diftinti dilegnando ed efponendo
prima quelle che fono in oro , e poi
quelle che in argento . Indi prefe per
le mani quelle che fono in metallb ,

cominciando dalle medaglie di maf-
fima grandezza , volgarmente dette
medaglioni. Fe poi fuccedere il rima-
nente delle llefie , che fono di mezza-
na e piccola grandezza , e quelle di

Tito vennero a terminare l’ottavo to-

mo . Di qua dunque il noltro anti-

quario ripiglia la telfitura duna tant’

opera , feguendo le tracce del P. Pe-

irufi , in guifa però che neH’efpofizion

R 3 delle
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delie medaglie tratto tratto s’appiglia

alle quiftionr piu controverfe , o fra

in ciò che alla cronologia , o in ciò che
alla geografia antica rimira

. Quello
tomo abbraccia quelle medaglie , che
nella notata grandezza furon battute

a Domiziano , come ancora quelle

che a Domizia fua moglie , e che a
Giulia figliuola di Tito .. Nè rechili

alcuno a maraviglia , che le medaglie
folamente d’un Imperadore e di due
Augnile in un tomo fi efpongano :

imperocché Io hanno fatto crefcer dì

mole non folo le molte monete bat-

tute nel lungo imperio del primo, ma
le controverlie ancora che non sì po-

che l’erudito autore qui ha inférite ,

e l’effer crefciuto in numero delle me-
4efime il Mnfeo Farnefe , per l’acqui-

#lo che ultimamente ha fatto quello
Principe , d’ogni forta d’erudizione a-

mantifiimo , dello Audio ovver cime-
lio dd fu Monfieur Foucault, di cui

forfè altro fra’ privati piu ricco non
s’ebbe in Francia _ Le tavole dove in-

tagliate fon le medaglie, fono IX. In
ogni tavola fon XXIV. medaglie , a

riferva dell’ultima che n’ha fole XVIII.
In oltre nel principio della prefazione

e nella conchiufion delle tavole veg-'

gonfi collocate delle medaglie appar-
tenen-
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tenenti a’ perfonaggi illullri della ca-

la Farnefe; come anche in fronte al-

I’efpofizione di ciafcuna tavola s’efpo-

ne incifò in rame il profpetto d’alcu-

no de’ palazzi piu infuni che dalla

magnihcenza Farnefe in varj luoghi

fono flati eretti . Nel fine del tornar

finalmente fi hanno tre indici ;
l’uno

delle cofe notabili > l’altro de’palazzi,

il terzo delle medaglie di cafa Farne-

fe , in effo delineate.

DI PESARO.
Si è qui fatta fimpreffione d’un’O-

razion latina affai elegante , che nel-

la creazione al Sommo Ponteficato di

N. S. Benedetto XIII. recitò in Fa-

no, a nome di quella città, il P. Rai-

mondo Mìjforio , Min. Conv. E porta

quello frontifpizio : Pro maugurationé

Benedici XIII. P. O. M. Oratio habu

ta civitatis Fanenfis nomine a R.. P.

Raymundo MifTorio , Barbaranenfi ,

crd. Min. Conv. Tbeo/ogo . Pifauri ,
apui

Nicolanm Dignum , typcgr. cam. & epifc.

1724. in 4. pagg. 36. II Sig Paolo

Pajfionei , della nobiltà primaria di

Foffombrone , e che negli ftudj d’ó-

gni miglior letteratura fiegue le glo-

riofe veflige di Monf. Domenico Paf-

fionei fuo zio, ora Nunzio Apoftoli-

co agli Svizzeri , l’ ha qui mandata a
R 4 im-



30a Giorn. de* Lette rati
imprimere, e la dedica a’Sigg. Gon-
faloniere e Priori della città di Fano.
Qui rende ragione d'averla pubblica-

ta , cioè per far note al mondo let-

terato le lodi di quel religiofo che fu

fuo unico maeftro ; e dèi dedicarla ,

per dare un picciol faggio de’fuoi làudi
v

a’Sigg. Fanefi , come quegli ch’è il pri-

mo de’figliuoli dellaSig. Elifabetta Ga-
bìiccina , la qual dama è nata della fa-

miglia Gabuccina
, ch’è patrizia e an-

tichiffima in Fano.
Pe’l medefimo lfampatore fi è pub-

blicata una copiofa e fcelta raccolta di

Rime di afflaufo alle felicijfme nozze dell'

lllujlrifs. Sìg. Co. Piero Strozzi ccltllln-

flrifs. Sìg. March. Eerefa Riccardi , cele-

brate in Firenze tanno 1724. in 4. pagg.

87. JlSig.Co. Fr&ncefcomaria Balda[fuii
Cajlellide Gozze

, per nobiltà e per lette-

4. ratura ugualmente cofpicuo , le dedica

al nobiliffimo fpofo,e fuo grande amico.

DI RAVENNA.
Non miglior argomento poteano

fcegliere quelli noftri Accademici In-

formi, pe’Ioro dotti componimenti,
di quello fu cui verfano i componi-
menti dell’infrafcritta raccolta. Poe-

fie recitate dagli Accademici Informi

nell'augufto tempio di S. Maria in Porto

dilli Can, Reg. Lateranefi di Ravenna,

in
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in lode dell' immagine greca della Gran
Vergine ch'ivi s'adora . In Ravt nna ,

per

Antonio Maria Lardi , 1724. in 8. Le
poefie , la maggior parte italiane >

fono in numero diventotto, appref-

fo le quali fi leggono i nomi de’loro

autori . Son precedute dalla dedica*

toria alla medelìma Gran Vergine y
in nome dell'Abate e Canonici di Por-

to , e da un affai lodevole Ragiona-

mento accademico del Sig. Cav. Fran-
ccfco della Torre , nobiiilfnno per na-

feita , e niente meno per fue virtù

.

DI ROMA.
N. S. BENEDETTO XIII. Ponte-

fice veramente Ottimo e Maffimo , il'

quale s’ è fatta ftrada al governo fu-

premo di Santa Chiefacon l’efercizio

di tutte le virtù eroiche e criftiàne,

adorne principalmente d’una Angola-

re facra letteratura, accoppiata a un
ardentifiìmo zelo delfanime, non ì-

flancoffi mai d’attendere alla fallite

delle medefime e con l'efempio di fue

fante operazioni, e con l’amminiftra-

zione continua della parola di Dio .

Sermoneggiava , mentr’era Arcivefco-

vo di Benevento , al fuo popolo
; e

ne’ dì feftivi principalmente fi era pre-

fo ad efporre nella fua metropolita-

na il libro dell’Efodo , infirmando que’

R S 4ocu-
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documenti che gli iuggeriva piu fa-

fu tari quella facra lettura
. Quelle

pie e dotte Lezioni furon poi rendu-
te pubbliche per via delle Rampe di
Benevento dal Sig. Arciprete Fra»

-

cefcc-antcnio Fìny , e delle fteffe ne fir

ragionato a car. 96. del tomo XXXIII.
parte II. Or le medefime accrefciute

qui riveggon , col titolo infrafcritto

,

la pubblica luce: Lezionifcritturalifio-

vra ilfagro libro dell'Efodo , composte e

recitate nella/anta cbieja metropolitana di

Benevento dalliEmo e R?o Sig. Fr. Vin-
cenzo Maria , dell'ordine de Predicatori,

Vefcovo Portuevfe , della S. R. C.C'ard.

Orfini , Arcivefcovo y ora BENEDET-
TO XIII. Sommo Pontefice . Parte pri-

ma Edizione tena .. In Roma ,
nella

ftamperìa di Rocco Bernabò , a jpefe di

Francesco Giannini , mercante-librato di

S>S. 1724. in 4. Dal Giannini è inti-

tolata la prefente edizione alla S. R.
M. di Giovanni V. Re dì Portogallo :

fòglie la prima dedicatoria del Sig.

Arciprete Finy al P. Cloche , fu Ge-
nerale dell

5

ordine Domenicano , la

prefazion del medefimo , con alcune

poefie in lode dell’autore , allòr Ar-
civefcovo e Cardinale , che tutte an-

che leggonfi neU’antenori edizioni . Le
Lezioni di quella prima parte fona
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in numero di trenta, eriempion 212.

pagine

.

Lezioni fcritturali ec. parte feconda ,

Son quelle in numero di venticinque;

le pagg. fono 198. fenza le prefazioni

del Sig. Fìny , e altre poefie , come
fopra

.

Lezionifcritturali ec. parte terza . Son
altre otto Lezioni, in efpoAzione de’

capi 31. e 32. e quella è la prima
loro impresone . Le pagg. fono 51.
fenza la prefazion del Giannini, acuì
è tenuto il pubblico di quello accre-

fcimento. In oltre nel fine d’ogni par-
te fi hanno tre indici ; l’uno è delle

lezioni , l’altro de’ queliti teologici ,

e’I terzo delle cole notabili.

Attendefi in breve il terzo tomo
de* Morali di S. Gregorio , volgarizza-

ti da Zanobi di Strafa , nella forma
ftefià in 4. in che s’impreffero anche
i due precedenti , a cui anche ferve

d efemplare l’antica unica edizione dì
Firenze in foglio fatta per Niccolò di
Lorenzo della Magna nel i 486. E a que-
llo poi fra poco faccendofi luccedere
il quarto tomo , fi avrà compiuta que-
ll’opera così pregevole

.

Stanno anche per ufcire fra poco
gT rnffafcritti due libri: Il Decreto di
Graziano1

, difpoflo in libri V. fecondo le

R 6 De-
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Decretali, di Gregorio IX. dal Card.
Giovanni Turrecremata . Vi fi aggiun-
gono note critiche , cronologiche

, e geogra-

fiche Xaltro autore ; brevi
, ma utili agli

ftudiofi del diritto canonico tefluale .

L’altro libro fi è il Comentario di’

Monf Fontanini (opra un difeo votivo
criftiano

, trovato in Perugia , e farà

fregiato di piu tavole in rame.
Ufcì non ha molto l’opera che (le-

gue , di cui è autore Monf. Filippo

d' Amfiafio , Arcivefcovo di Sorrento .

Apologia di quanto /’ Arcivefcovo di Sor-

rento ha praticato con gli economi de' be-

ri ecclefiafiici di fua diocefi confegratct

alla Santità di N. S. Papa Benedetto

XIII. Roma , 1724. in 4. Non v epo-
fto il nome deli nnpreflare

.

Dal Sig. Ab. Domenico Giorgi {og-

getto da noi piu altre volte ramme-
morato per fua molta erudizione fa-

cra e profana , s’ è impreffo l’ anno,

medefimo un trattato fopra gli abiti

fiacri delSommo Pontefice , paonazzi e ne-

ll , in alcune folennì funzioni della Cbie-

fa y giufilificatì con Vautorità degli antichi

rituali j e degli fcrittori liturgici . L’im-
preffore è Girolamo Mainardi , e la

forma è di 4. pagg. 65 . fenza la de-

dicazione e l’indice de’capi

.

Nella fteffa forma , e Per Io mede-
fimo
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fimo imprefiore , l’anno fimilmente

1724. fa pubblicata X Ifloria della vi-

ta
,
virtù

, e miraceli del B. Andrea Con-
ti , Sacerdote profejfo del Serafico ordine

del Patriarca S. France/co , deferitia da
Anton Maria Bonucci , della Compa-
gnia di Gesù . Il volume è di pagg.
206. fenza la dedicatoria dell’autore

all’Eminentifs. Conti, degniffimo ger-

moglio di quella fteffa famiglia che
ha fruttato il B. Andrea ; e fenza 1

’

indice de’ capi.
Fin l’anno 1703. il Sig. Alefi,andrò

Pafcoli divolgò in quella città un fuo
breve Saggio dì Mstafifica . Or egli

allo fteffo fa fuccedere altro fuo dot-
to trattato, con quello titolo: Della
natura de i noftripenfieri , e della manie-

ra con cui s'efprimono , rifleffionì metafi-

fiche di Alertandro Pafcoli . Libro fe-

condo . Si efpone un breve faggio di Logica
e di Lcgiflìca , fallo ftile del libro prece-

dente di Metafijica ,
per benguidare il ra-

ziocinio umano a rettamente filefofare ,

Alla Santità dà N. S. Benedetto XIII.

Pontefice Maffimo . In R.oma , prejfo Gio

.

Maria Salvìoni , Jlampator Vaticano ,

1724. in 4. La Logica è pagg. 115.
fenza le prefazioni e l’indice porto nel

principio. Siegue, come feconda par-
te, la Logiftica, con nuovo frontifpi-
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zìo : Della natura de i nojlrì paiferi ,

e della maniera con cui s'efprimono per

Algebra fpeciofa , ovvero faggio di Logu
fica ec. per ben guidare il rarjocinio

umano , ed in particolare in materie di

fijlca e matematica

.

E quella feconda
parte è pagg. 84.

Il Sig. Can. Giovamiarmonio Tedefchiy

da noi mentovato con lode a car. 441.
del tomo XXX. per la fua c-fatta tra-

duzione dell’EpiftoIe di Plinio , dipoi

con ugual felicità imprefè una firnìl

fatica, la quale nell’anno medefimd
diede a imprimere a Girolamo Mai-
nardi con quello titolo : Lettere di

Aurelio Simmaco , fatte di latine vol-

gari , e dedicate alt Illujìrifs. ed Eccel-

lentifs. Sig D. Marcantonio Borgbefe ,

Principe di Sulmona , Grande di Spagna

di prima clajfe 7 Intimo ed attuai Confi-

gliene di flato per S. NI. C. C. dal Can .

Gio. Antonio Tedefchi, e tra gli Ar-

cadi Ortiloco Eleo , in 4. pagg._ 252.

lènza le prefazioni, e la vita à\ Sim-

maco , nel prinv ipio ,
e fenza un indi-

ce de’ capi delle materie che tratta

Fautore nelle fue lettere , nel fine.

Di: Giovanleone Sempronj ,
poeta Ur-

binate a’ fuoi giorni di molto nome,
e del filo poema iimpreffo col titolo

di Boemondo o &Antiochia difefa , e sì

an-
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ancora de’ fuoi fonetti con quella di
Selva poetica , leggali il giudicio che
ne dà il Sig. Arciprete Crefcimbeni
a car. 188. dell’ Moria della volgar
poefia , della feconda imprelfione .

Quivi anche fi rammemora una fua
tragedia , intitolata il Conte Ugolino r
il cui argomento è preld dal Canto
XXXIII. dell’Infèrno di Dante . Or il

Sig.. Gìovanfrancefco Sempronj
,

proni-

pote dell’autore, la mette ia luce con.

quello titolò : Il Conte Ugolino , trage-

dia ài Giovanni Leone Sempronj , de-

dicata all'Erro e RJr.o Principe , il Sig.

Card. Annibale Albani ,
Camerlengo di

S. Chiefa . In Rema , appreso Giovan
Maria Salvimi „ 1724. ia 8. pagg. 135..

fenza la dedicatoria dell’editore , e 1*

argomento della tragedia , col ritrat-

to dell’autore ia rame ..

L’ Emìnentifs.. Annibaie Albani , il

quale moltra di noa tralignar punto
da quella grand’anima di Clemente
XI. Pontefice M’aflimo di memoria
Tempre glòriofa e feliciffima ,, fuo zio

ha intraprefa l’edizione d’ua’ opera ,

che quanto reca di luilro alla città.

d’Urbino fua patria , altrettanto por-

ge d’accrefcimentO' alla fama del fuo

chiarimmo- nome .. Suo principale, di-

fegna egli è di. pubblicarla ripartita.
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In quattro volumi; il primo de’ qua-
li contenga ciò che appartiene alle

notizie generali, e in ifpecie al fito e

ftruttura della città d’ Urbino; il fe-

condo le vite e le memorie de’ Prin-

cipi che in quella tennero fua refi-

denza; il terzo quelle de’ Tuoi citta-

dini piu fegnalati, o per fantità , o
per imprefe militari e politiche , o
per letteratura ; il quarto finalmen-

te riferifca le opere piu memorabili
de’ medefimi cittadini; e forfè l’altre

ancora dì coloro , che nati altrove

,

fi elefsero di abitare in Urbino , o
per ricevere, o per dare coltura alle

profeffioni illuftri ch’efercitarono . Ed
ora trovandoli materia (ufficiente per
lo primo tomo , a cui per comanda-
mento del luo gran zio dato avea fe-

licemente principio , s’è rilòluto dì

darlo alla pubblica luce , divifo co-

me in quattro parti , delle quali la

prima e l ’ Encomio che Monf Bernar~

divo Baldi , Ab. dì Guaftalla , d’ Ur-
bino fua patria ,

fenile e pronunziò
alla prefenza di Francefcomaria Fel-

trio della Rovere , ultimo Duca d
5

Urbino ; il quale fu la prima volta

Rampato in quella città del 1706.
e poi nel tomo XV. del Giornale }

à car. 25 2. fe ne diede l’eflratto . La
par-
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parte feconda è la Deferitone del pa- p. 37.

lazzo ducale d ’ Urbino del medefìmo
Monf Baldi ; il quale opufcolo fu in-

ferito a car. $o^ del volume di Verfi

e prefe di Monf. Baldi , ftampato in

Venezia per Francefco de’ France-
fchi, 1590. in 4. La terza è la Spie-

gazione delle ]\colture contenute nelle P* 7 9-

LXXII. tavole di marmo e baffi rilievi

collocati nel hafamento eflerìore del pa-

lazzo di Urbino , che rapprefentano mac-

chine e molti altri finimenti di guerra

fpettanti eliarte militare antica e moder-

na , da Monf Francefco Bianchini,

Veronefe \ fatta già in idiòma latino
,
ed

era dal medefimo trasferita in lingua ita-

liana.. La quarta contiene alcune No- .

tizie e pruove della corografia del Duca-

to di Urbino ,
e della longitudine e lati-

tudine geografica della città medefma ?
e

delle vicine ? che fervono aflabilire quelle

di tutta la Italia , comunicate da Monf
Francefco Bianchini. Queftoèilfron-
tifpizio del tomo preferite : Memorie
concernenti la città di Urbino , dedicate

alla Sacra Heal Maeftà di Giacomo III.

He della Gran Brettagna &c. In Homa ,

prejfo Gìo. Maria Salcioni , 1724. in fo-

gl. gr. pagg. 147. fenza le prefazioni

delfEminentiifimo editore , con 146.

tavole in rame , oltre ad altri fregi

pu-
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pure in rame , fparfi per queft’opera

,

la quale per verità s’è imprefià con
reale magnificenza.

Il P. Fr. Malachia d'Ingumibert
, da

nei fovente Iodato
,
per le ftampe del

Bernabò, l’anno fteffo ha pubblicata
in 8. una fua Relazione della vita è

morte di F.Colombano , monaco profejfo

della badia di Buonfollazzo ; e l’ha de-

dicata alla Sig. Principefla di Piom-
bino. Il libro , fenza le prefazioni , è
pagg. 167..

Ma non folo il pio e dotto religio-

fo Ila intefo a pubblicare le cofe fue ;

ma anche fi procaccia della lode in

far pubbliche le cofe altrui. Imperoc-
ché venutagli alle mani l’ Iftoria del

monaftero di Settimo dell’ordine Ci-

fterciefe , latinamente fcritta dal P.

Niccolò Baccezio , Monaco e Abate del

fuddetto monaftero , l’ha voluta do-
nare afta luce, illuftrata di fue eru-

dite fatiche; e quello titolo le pre-

fitte: Nicolai Baccetii, Fiorentini , ex

ordine Ciflercienfi Abbatis , Septimianx

hìfiorÌ£ libri VII Hanc notis , variis

cbfervationibus , & pr&fatione illujlravit ,

necnon a temporis ludibrìis vìndìcavit'

editor Fr. Malachia? d’Inguimbert,
Carj entoracievfis , ejufdem ordinis Mona

-

ebus , facr& tbeoL Docior , Magni He-
tru-
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truru Dhcìs Theologus , necnon primum
in univerfitate Pifaua , tutti zn lyceo Fio-

1 ventino , publicus theologie, Profejfor. Ro-
me , ex typographia Rocchi Bernabò ,

1724. in fogì. pagg. 277. Ma in ol-

tre fi premettono , la dedicatoria dell’

editore a S. S. Papa Benedetto XIII.

e la fua prefazione , in cui efpon-

gonfi non poche notizie fpettanti a
quell opera e all’autor filo : indi al-

tra prefazione del P. Ab. Baccezio

al celebre Ab. Ferdinando Ughelli ,

a’ cui tempi egli vide . Nel fine an-

che fi legge un indice affai copiofo

delle cofe principali nell’ iftorìa con-
tenute.

Chiudanfi le novelle letterarie di

quella città con la relazione d’ un’

opera cominciata a imprimerli , ma
che al finimento defiderato condu-
cendofi , molto è per ornare e arric-

chire la nobil favella della noftra Ita-

lia. II fuo titolo è quello: La Cru-

fca Provenzale , ovvero le voci , frafi ,

forme e maniere di dire che la gentilif-

fima e celebre lingua tofcana ha prefo

dalla provenzale
.,

arricchite r e ìllujlra-

te ,
c difefe con motivi , con autorità ,

e con efempi : aggiuntevi alcune memorie
0 notizie iftoriche intorno agli antichipoe-

ti Provenzali } Padri della poefia volga-
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re y particolarmente circa alcuni di quel-

li , tra gli altri molti , che furono di na-

zione Catalana , cavate da' mfs. vatica-

ni , laurenziani > e altronde : opera di D.
Antonio Bifferò

,
nobile Barcellonefe ,

Dottor in filoffia e nelluna etaltra leg-

ge , Canonico e Sagrejlano maggiore della

cattedrale di Girona , ed Efaminatcrefi-
nodale della rnedefma Dioce/i

;
detto fra

gli Arcadi Iperide Bacchico . Volume

primo . In Rjoma , nella fiamperia di Anto-

nio de’ Kofi, 1724. in fogl.pagg. 173.

Cinque fon le parti di quello primo
volume: 1. la Prefazione dell’autore,

la cui molta erudizione farà che in

altro tomo fe ne dia della ftefla un
piu dipinto ragguaglio; 2. una Ta-
vola o catalogo , per alfabeto , de’

miglior poeti Provenzali, con alcune
brevi notizie delle loro opere e della

loro vita ; 3. altra Tavola delle ab-

breviature ufate nella citazion degli

autori e loro libri; 4. Preliminari cir-

ca la natura e qualità delle lettere

dell’abbiccì' tofcano e provenzale , e

circa l’amiftà, e convenienza che han-

no tra di loro; 5. un Catalogo della

maggior parte delle voci provenzali

ufate dagli fcrittori tofcani,

DI
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DI TORINO.
II Sig. Mario-aurelio Campioni , fìc-

come in quella Regia univerfità per-

fettamente ha adempiuto levecid’un

ottimo Profeffore nelle fue cotidiane

lezioni, così anche ha voluto render

conto al pubblico del Tuo zelo ed eru-

dite fatiche nell’iflruire quella gioven-

tù lludiofa •, e infìeme dare un nobil

faggio del fuo valore nella fcienza che
qui profeffa , col donare alle (lampe
l’opera che fiegue : M. Aurelii Cam-
piani ,

Privernatis Itti , & Anteceffioris

Taurinenfis , de officio & potcflate magi-

Jlratuum Rcmanorum , & jurifdiciione ,

libri duo: ad Invittijjìmum & Auguflif-

fimum Vittoriani Amedeum Regeni . Au-
gu/Ì£ Taurinorum ,

ex typograpbia Joan-

ìris Radix , fub figno Angeli Cuflodis ,

1724. in 4. pagg. 498. fenza le pre-

fazioni e l indice delle parole memo-
rabili . Doperà è tratta da ottimi fon-

ti, qua'i fono le leggi romane, egli
antichi giureconfulti , aggiuntevi le

fpofizioni e autorità de
5

migliori fra’

moderni ; maneggiata con critica

molto fina
, e con erudizione non

volgare \ e però degna che in parti-

colare articolo in alcuno de’ fufle-

guenti tomi del Giornale fe ne in-

formi piu didimamente il pubblico }

per
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per ora di quefto che il primo libro;

e a fuo tempo altresì del fecondo

,

quando l’autore atterrà la prometta
fatta nella fine del prefente volu-

me , di farlo a quefto fuccedere

.

Il Sig. Pierfimone JRoithault , chirur-

go di quefto noftro Sovrano , e Pro-
iettore di chirurgia in quella univer-

fità , è un uomo impareggiabile nel-

le fue operazioni
, riguardifi o la pre-

ftezza o la delicatezza; e nella noto-

mia è peritiffimo , della quale per co-

mandamento Regio n’ha fatto l’anno

1723. un corfo intero nel pubblico
teatro anatomico. Ma il piu mirabi-

le dì queft’uomo fi è la maniera di fa-

re alcune preparazioni delle piu mi-
nute parti del corpo , faccendo , a for-

za di certe fue iniezioni particolari

con fottililfime Aringhe, apparir gon-

fi i vali piu tenui e capillari , con
iftupore de’ piu intendenti, di che ne
diede piu d’ un faggio nel fuo corfo

anatomico . E di quella fua manie-
ra vantali d’efferne egli l’autore, nè

da altri mai fino ad ora edere ftata

adoperata ; e promette a fuo tempo
di comunicarla a’ profeffori. Egli è
altresì l’inventore delle fcoperte con-

tenute nel libro che noi qui fiamo

per riferire , e le quali , allorché egli

era
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era in Parigi, comunicò a quell’Ac-
cademia Reale delle fcienze , come
può vederli nelle Memorie della me-
delima . 11 titolo del libro è quello :

Ojjervaràoni anafornico-fiftche di Pietro

Simone Rouhault , Chirurgo di S. M, e

chirurgo generale delle fue armate
,
Pro-

fejfcre di chirurgia nella Regia unìverfi-

tà di Torino , chirurgo giurato dì Pari-

gi , ed AJfociato nell' Accademia Reale

delle fcìem.e ; dedicate alla S. R. M. di

Vittorio Amedeo , Re di Sardegna , &c.

In Torino ,
per Gio, Francesco Mairejfe ,

1724. in 4. reale, pagg. 112. fenza le

lettere , dedicatoria , e al lettore , In

quella feconda lettera egli afferma
effergli coliate le Offervazioni prefen-

ti la meditazione di dieci anni e piu.

Reca in oltre due ragioni per cui ha
egli dettata quella fua opera , anzi

nell’italiana favella , che nella france-

fe fua nativa ; cioè primamente di

palefare al pubblico il profitto che
effo va faccendo nella nobil favella d’

Italia ; e in fecondo luogo per farli

meglio intendere da’ fuoi fcolari chi-

rurgi, de’quai la maggior parte igno-

ra il latino e’1 francete. Quelle Of-
fervazioni fono fei . La I. è della pla-

centa e delle membrane del feto . Di-
moltra con evidenza il noftro noto-

mi-
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inifta, d’altro non efler comporta fa

foftanza della placenta , che di vali

fanguigni ; e di tre membrane invol-

to effere il feto, cioè del Corion
, mem-

brana reticolare ; della media
, eh’

è

fottiliffima, diafana, e ftrettamente

attaccata all’interno del corion, maf-
fimamente colà dove ricuopre la fu-

perficie concava della placenta ; e dell’

amnios , membrana fottiliffima aneli’

erta e trafparente , e che Tacque e ’l

feto infieme dentro fe racchiude . La
II. deferive il tralcio ovver cordone
umbilicale

.
Qui moftra Terror degli

antichi , i quali da certe macchie di

varia grandezza e diflòmigliante co-

lore in erto apparenti, credeanfi in-

dovinare, non folo il numero e’ifef-

fo della prole , nàa eziandio l’inter-

vallo che paflar dovea fra l’un parto
e l’altro. Nella III. fcuopre l’autore

la materia , di cui nutrefT nel ventre

il feto ;
confuta gli antichi i quali fi

credettero che ’l feto ricevefle per boc-

ca l’alimento , riferendo , in prova ,

eflerfì veduti de’ feti ben allevati e

crefduti fenza bocca o apertura on-

de aflorbir l’alimento potettero ; indi

con ragioni fue particolari combatte
l’opinion de’ moderni , che affegnano

al feto un fugo latteo uterino . Onde
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Conchiude , il feto nutrirfi d’una lin

fa dolce e fottxle , col fangue mater~
no recatagli per la vena umbilicale.-
Nella IV. prova, che’l fangue della
madre portali al feto mediante i per-
cotimenti che fopra la vena e le fue
radici fanno le arterie : dal che rac-
coglie , che la forza con cui arriva il

fangue al feto , fempre è proporzio-
nata a qualunque flato egli fi trovi:
Nella V. conferma il fentimento del
fuo dotto maeftro , il Sig. Mery , in-
torno al paflaggio del fangue pe ’J fo-

rame ovale , non già per abbreviare
la circolazione ad una parte della maf-
ia del fangue, ma bensì per ampliare
il facco deliro , la fua auricula , e ì
Ventricolo deliro ; e nel tempo Hello
unire le forze del ventricolo finiilro

a quelle del deliro , onde allargati re-
fiino tutti i vali del corpo. Nella VI.
Dflervazione finalmente fautore affe-

gna la cagion vera del parto
; e dice,

quello non provenire , nè dall’ utero
:roppo dilatato

, nè perchè abbisogni
li refpiro il feto ; molto meno per-
:hè fia il medefimo già maturo e per-
fetto ; ma unicamente dalla contra-
zione dell’utero , cagionata dagli Ài.
ramenti e ritiramenti delle radici de’
vali umbilicali . Le fcoperte diftefe in
Tomo XXXVI. S que-
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quelle fei offervazioni, fono come in

abbozzo nell’ Accademia Reale delle

fcienze, negli anni 1715. 1717.
Anche la Spagna dà a noi un affai

dotto fcrittore , acciocché nobiliti

S
uefle llampe con Tue fatiche, Que-
i fi è il Sig- March. Santa-crcce ,

Cavaliere peritilfimo nelle mattemati-
che e nell’illoria facra e profana , il

quale tuttoché nelle paffute guerre fof-

tènuti abbia f principali impieghi ne-

gli efèrciti del fuo Monarca , tutta-

via non ha mai abbandonata la lettu-

ra degl’illorici antichi e moderni di

qualfifia nazione , per compilarne 1’

opera, di cui porgiamo qui breve no-

tizia ; Reflexiones MiUtares , ec. cioè

Rìflejfìoni militari del Marefcial di Cam-
po D. Alvaro Navia Offorio , Vifcon-

te di Porto , e Marcbefe di Santa Cro-
ce de Mercenado ec. Parte prima dedi-

cata alla Maeftà Cattolica di Filippo

V. Tomo 1, libri I. II. e III. In Tori-

no , per Giovanfrancefco Maireffe ,1724.
in 4. pagg. 5 40. fenza la dedicatoria,

e’1 giudicio ed elogio latino che di

queir'opera e dell’ autor fuo dà il P.

Carlo-giacinto Ferreria della Compa-
gnia di Gesù. Quella grand’opera fa-

rà compolla di venti libri , che in

piu volumi faranno diilribuiti, e de-

fi*
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gli fteflì (e n'ha una diftinta idea nel-

la prefazion che l’autore premette

nel tomo prefente-

Per Io Maireffe parimenti l’anno

Iteflò in un volume in 4. di pagg.

236. fi fono date alla llampa Oratio-

nes P. Jofephi Chiaberg* , S. I. &
earmen genetbliacum ejufdem auftorir

.

DI TREVIGL
Egli è impercettibile il fentimento

di dolore con cui videfi reltar priva
del fuo amato Pallore Monf Fortu-
nato Morojini ,

quella città e diocefi,

allorché da Papa InnocenzioXIH dì
gl. m. fu trasferito al reggimento fpì-

rituale della chiefadi Brefcia . Par*,

tì egli accompagnato dalle lagrime di
tutto quello popolo, il quale non è
mai per perdere la rimembranza di
chi nel fuonon sì breve Ipazio di quat-
tordici anni in circa governato avea-
lo con zelo , dottrina , e virtù Ango-
lari . E tellirnonj di quello dolore e
di quelle lagrime fono jgl infrafcritti

S

componimenti recitati in fua lode.

In TransJation: de ecdcjlo Tcrvijii ad
>, teelefiam Brixie llluflrifs. ór Rcveren-

dift. D.D. ForUt'iati Nlauroctni , Eptfco-

i. pi y jujfu lUuJbrifr. Capitoli Tarvifini ,

ji
Gratto Primiceri; dille ecckjie . Primì-

* cerio della cattedrale è il Sig. Teren.
S 2 zio
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zio Milani , fuggetto ragguardevole
per nobiltà e per dottrina. Tarvìfii ,

typis Gafparis Pianta , typograpbi epìfco

-

polis , 1723. in 4. pagg. 16.

Il Pianta fimilmente fu l’ impreflo- d

re di quell’ altra orazione, che è dì t

pagg. 22. in 12. Ad llluflrìfs. ac He- I

verendìfs. Fortunatum Maurocenum , an- I

tequam Tarvifio Brixiam Epifcopus con-

1

cederete oratio Bernardi Puppi, Catto-
|

itici Acetoni) in Tarviflno femìnarìo flu-

diorum caufa manentis

.

Componimenti poetici ,
nelpaffaggio che

fa Monf. llluflrìfs. e Aeverendìfs. For-

tunato Morofini dalla chiefa di Trivigi

a quella di Brefcia . Quella raccolta

,

che in 4. di pagg. 32. è confagrata

al foprallodato Prelato dal collettore,

S ig.Ab. Vettore Scotti , Gentiluomo di

quella città , dì cui anche fono al-

quanti poetici componimenti.
A Monf. Morofini poi effendo Hato

'dato fucceflore Monf AugufloZacco,
allora Arcivefcovo diCorfu, dal fuo

clero e popolo fu accolto con le feguen-

*i orazioni, la prima delle quali dal Sig.

Primicerio Terenzio Milani fu recita-

ta. Ineunte munus epifcopale TarvifmA
ecclefia Illuflrifs. ac Aeverendifs. D. Au-
puflo Zacco , jam Archìepìfcopo Corcyren-

<(1 ,, oratio dilla nomine llluflrìfs. Capitu-

lì
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li Tarvifii

.

pagg. 20.

Ad Illujlrifs. ac R.everendifs . Augu-

flum Archiepìfcopum Epifcopum Zaccum ,

cratio Hieronymi a Porta pagg. 18.

Ad lllufirìfs. ac Reverendifs. Augii-

fiuni Archiepìfcopum Epifcopum Zaccum ,

cura primum Acelanam ecclefiam ingrede-

retur , cratio Bernardi Puppi , quam
Capìtuli nomine recitavit . pagg. 24.

Quello Gafpero Pianta fu J’impreflb-

re delle fuddette tre orazioni , che
tutte fono in 12.

D I VENEZIA.'
Co

5

tomi terzo e quarto s’è termi-
nata l’anno 1724. per Domenico Lo-
vifa, l’imprefiione della prima parte
della Parafra.fi da noi altre volte cele-

brata de’ /almi Davidici, che abbrac-
cia i primi venticinque Salmi

, poe-
ticamente efpofti dal Sig. Girolamo-

afcanio Giufliniano , e melfi in mufica
dal Sig. Benedetto Marcello , Veneti
iPatrizj • Il terzo tomo , ch’è pagg. 141,
contiene il falmo quindicefimo co’ tre

fufleguenti : i fette appretto fon la ma-
teria del tomo quarto , ch’è pagg. 197.
Oltre a ciò premettonfi a cadaun to-

mo alcune lettere di varj maeftri dì
cappella al Sig. Marcello in lode dì
quella fua infigne fatica , con le Ior

rifpofte : e a quelle fi fan feguire , fe-

S 3 para-
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parate dalla mufica , le Parafrafi poe-
tiche de* falmi. Nella prefazione del
tomo quarto promettono ì nobili au-
tori la continuazione di quella loro
pia lattea , dando fuora in altri quat- ì

tro tomi la Parafrafi de’ fecondi ven-
ticinque faimi.

Abbiamo un volume dì poefie dì
Citare# 'Frcfcienna in 4. divilo. in tre

parti. La prima, di pagg. 464. por-
ta quella titolò : Rime eroiche y,

mora-
li , e fàcre- y parte prima- delle poefie di

Cfearco Frofcienna, dedicate- alTIllu-

jfrtfs- edEccelkntifs. Sig.. Antonio- Rom-
boide x del S R. I- Conte di Collalto , S.

Salvatore , Ray y Credazzo , Mufefire ,

Colle:- S. Martino in Italia ; Signore dì

Tirnitz , RudoletZ y e Cerna , e PoJJ'effo-

re ipotecario della Muta fiIbis alDanu-
bio: &c.. nella Germania ; Gentiluomo del-

la Camera , Cavalière della Chiave ttoroy,

Configliene intimo dì fiato di S. M. C. C.

e Nobile Vèneto . In Venezia , nellafiam-

perla dAndrea Voteti , I724.. La fecon-

da parte di pagg. 504.. è intitolata :

Rime pafiorali
’

y la terza :: Trattenimen-

ti da fiala , da teatro ,
e da sbarra ; ed

è pagg. 286. Ciafcheduna parte è pre-

ceduta da una Ietterai di dedicazione

alio fteffo Mecenate , Cavaliere di no-

to «ferito e d’infigne letteratura .. Sot-
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to ’I nome anagrammatico di Clearca

Frofcienna Ha occulto il vero nome dì

erudito e dotto fcrrttore , dotato dì

maravigliofo talento e d’ingegno pro-

fondo. Siccome la maniera di fcriver

poefie non è la medefima in tutti,

riputando alcuni troppa fierezza il

voler obbligare ad un fol genere di

comporre qualunque profelìore d’un’

arte per fe libera e franca ; così que-
llo poeta , difcorde dall’opinione del

lècolo corrente, s’è compiaciuto dì
fcrivere in quello Itile che piu gli è
aggradito. In quanto alle annotazio-

ni che autorizzano la prima e fecon-

da dedicatoria, fon elle derivate da
puriflìmi fonti . Polidojfo Antifatìco ,

lòtto ’I qual nome ficuopre gran let-

terato, e non meno per virtù intel-

lettuali , che per morali cofpicuo ,

le trafle da una fua bella e diffufa

Iftoria genealogica , in due parti di-

ftinta , che ha per le mani . Compa-
rendo egli qui nafcolto , noi non ci

pigliati» l’ardire di fvelarlo , benché
la fua perlòna fia da tutti conolciu-

ta , e con lode meritamente noma-
ta in varie opere di valenti Icritto-

ri, fpecialmente nella parte IV. dell’

Anno erudito del P. Giannetafio,

nelle Addizioni al tomo V. dell’Ita-

S 4 lia
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lìa facra dell ’Ughello , ne’ Supplemen-
ti allè Quiftioni iftoriche , geografi-

che , e genealogiche di Giovanni Hub-

,

ner, e altrove, per le memorie e bei

fcritti ad efiì comunicati . E qui non
|

poffiam lafciare fiotto filenzio una giu-

ua informazione al pubblico , che non
potrebbe!! a baftanza lodare la men-
tovata Iftoria di Polidoro Antipatico , :

sì per Io metodo tutto particolare

che vi fi tiene , ch’è certamente il mi-
gliore per un tale argomento; sì per
la fincerità ed efattezza con cui s’

efpongono i fatti , e per la gran co-

pia de’ documenti non piu veduti

,

é dell’erudizione tutta nuova che
per entro vi è fparfa’, con che fi

comprovano. Ma farebbe altresì da
compiagnere la fomma difficoltà che
vieta prefentemente al benemerito
perfionaggio il mettervi l’ultima ma-
no ,

a cagion d’effer egli occupato di

continuo in affari di fomma impor-
tanza, per la Prefidenza che tiene

in fua patria. Tuttavolta c’è motivo
difperare, che, diminuita la folla de’

medefimi, ritorni un tempo in cui 1’

opera infìgne fi conduca al fuo fini-

mento , e donili alla pubblica luce ,

3 vantaggio delle lettere e a decoro

della noftra Italia.

I!
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.

11 Sig. Pierantonio Michelotti , verfà-

tiffimo in ogni forta di fludj geome-
trici j e nella medicina pratica ftima-

tiffimo in quella città , ultimamente
ha qui pubblicati due libri a difefa

di fe fteffo e delle fue dottrine. Nel
primo di quelli dottamente rifponde-,

e con modeflia degna di vero filofo-

fo, a tutti quegli obbietti, i quali,

contro a certe fue ingenue riflefliònì

fovra ’l moto dell'acqua ufcente per
10 forame d’un vaio , efpolle nell’ope-

ra fua infigne De feparatiove fluido-

rum in corpore animali
, riferita nel to,

XXXIV. del Giornale acar. 208. ha
ÌI chiarimmo Sig. Jacopo Giurino pub-
blicate negli Atti filofofici di Londra
dell’anno 1722. da’ quali ha il Sig.

Michelotti trafcritta la Difefa del fud-
detto Sig. Giurino. Dimollra princi-

palmente e con fodi principi , contra
11 Sig. Giurino , avere il Sig. Giovanni
Bemoulli ottimamente determinata la

velocità dell’acqua ufcente pe’ picco-

li fori de’ vali , e fa vedere la debo-
lezza delle obbiezioni Giuriniane con-

tro la dimoftrazione Bernoulliana ,

concernente la determinazione di det-

ta velocità. Il titolo del libro è que-
llo : Jacobi Jurini , Regi£ fcientìanm

t-ondinen/i fecietati a flecretis , Aìfferta*

S | tìo-
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tionir de motti: aqmrurn fluentìum , cen-

tra nonnullas PetrìAntoni? Michelotti
anìmadverfiones , Defénfiò.. Accedit ejuf-

dem Michelòtti ad' Illu/lrìfs. acque Ex.
cellentifi. virum Antonwm de Comitibus *

Patritium Venetum eruditijfimumr epiflo-

ìa in qua illi ipfi Juriniànx Defenfionì

refpondetur. Venetiis , typìs Pìnellorum

fratrum , 1724. in 4. gr.. pagg. 38.

con una tavola in rame..

Dell’altro libro quello, è il titolo

Ragguaglio della natura , curagione ,, ed

evolto del male duna Mònaca ìllujlre ,,

eon le neceffarie mediche conjidèrazioni

/opra il meiefimo dz Pierantoniò Mi-
chelotti , Socio deli Accademia Ce/area

Leopoldino-carolina y e delle Reali Ac-

cademie di Londra e di Berlino. Si ag-

giunge una Lettera del Sig. Franeelco
Ludovici Medico di Venezia intorno al-

ilo Jleffo male .. In Venezia , appreffo Gian-
gnbriello Hertz , 1724. in 4. gr. pagg.

74. Qui in primo luogo narra fedel-

mente l’autore: tutte quelle cofe che
hanno preceduto * accompagnato , e

fufleguito il male di quella Monaca
nobiliflima ; e con la dottrina de’ fe-

gni e coni ragioni anatomico-mecca-
niche dimoftra , il vero male della

medefima effere flato un’infiammagio-

ne di celàfcro 5. e conféguentemente-
prò-
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prova la neceflìtà di cacciar fangiie:

che farebbe flato inutile lolio di man-
dorle dolci , e nociva qualunque for-

te purgagione , ricordata , ma non
foftenuta nè con (oda ragion veruna

y

nè con grave autorità , o coflanteef-

perienza dal Sig. Teodoro Senaccbi. E
perchè conghiettura , che quegli i qua-
li hanno condannata la fua ragione-

vol maniera di medicare , non abbian
tutta la ftienza de’ corpi folidi e flui-

di, e de’ movimenti in varie guifè dal-

le lor forze prodotti ; ha voluto con-
vincerli con quegli fcrittori di medi-
cina, che maeflri dell’arte da ognunò
s’appellano; i quali fono Ippocrate,
Galeno , ed Avicenna - Rimonde poi
a quelle obbiezioni che i fuoi emoli
hanno pubblicate contro la fua me-
dicazione , approvata in tutto dal fito

onorato collega, il Sig. Francefco Lo-
dovici , di cui qui fi produceuna Let-
tera affai dotta , fcritta all’autore fò-

pra Io fleflo male. Finalmente fa co-
nofcere, che morta la nobile relì-

giofa ; non perchè ne’ primi giorni d i

fua mafartia l’è fiatò cavato fangue :

non perchè non l’è flato dato Torio

di mandorle dolci, o la pólverepur-
gante fuggerita dati Sig. Smacchi ; ma
perchè la forza con la quale il fan-

S 6 gue
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gue producente rinfiammagione neHa
parti interne del capo, efpecialmeh-
te nel celabro , era attaccato all’ in-

terne, pareti dell’ arterie capillari , e
delle vene ad effe corrifpondenti

; e

perchè la forza di detto attaccamen-
to non era fuperabile nè da’ falaflì

,

nè da’ vefcicanti , nè da tutti quegli
altri aiuti dell’arte , che egli faggia-

rnente e prontamente avea tentati.

Panielis Bernoullii , Bafileenfìs Job,

Jil. Exercitationes quzdam mathematica .

Venetìis , apud Domìnicum Lovìfam ,

1724. in 4. pagg. 94. con una tavo-

la in rame. Verfan quefte eiercita-

zioni fovra materie geometriche,
trattate con metodo’ analitico , e han-

no avuta la loro origine da alcune

letterarie contefe , che ebbe il Sig.

Daniello , nipote del Sig. Jacopo Ber-

7mW % fòggetto piu volte.rammemo-
rato con lode nel noftro Giornale 5

con tre dotti- matfematici di quefte

uoftre parti , cioè co’ Sigg.. Giovanni

Rimetto e Co. Jacopo Riceato ,• daGa-
ftelfranco , e col Sig. Dott. Giufeppe

Suzzi, Muranefe, di cui però in que-

fto> libro non fi. palefa il nome

.

La ftamperiadi GiovambatiftaRe-

curti ha prodotta l’opera di cui per

ora diamo poco piu che ’I puro ti-

tolo»»
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tolo . La Chiefa di Gesù Crijlo vendi-

cata ne' fuoi contrajfegni e ne
1

fuoì dog-

mi contro le impugnazioni prefentate ne'

tre libri di Giacomo Picenino
,

e fono

Ajolcgia per li Riformatori , Trionfo

della religione ,
e Concordia del matri-

monio e del mìniflero : opera del P. An-
tonio di Venezia, Minor Ojfervante di

S. Francefco , già Lettore di teologìa ,

Difinitore , Comminario generale dìTer-

ra fanta , Confultore , Qualificatore ,
e

Cevjore del S Ufizio . Quell’ opera s è

finita d’imprimer l’anno 17 24. in due
tomi in 4. II primo tomo arriva fino

alla pag. 620. e nel principio fi ha
la lettera con cui all’Eminentifs. Cor-
fini è dall’autore dedicata quell’ope-

ra ;
e un indice de’ capi . Continuan poi

gli ftelfi numeri fino alla pag. 1116.

nel tomo fecondo
; e nel fine v’è un

indice delle cofe notabili. I! P. Anto-

nio y nel comporre queft’opera non ha
creduto dover fermarli fu’ libri di Con-
troverfie degli Ortodolìi per pigliare

da efii la notizia de’ fatti inorici e

delle opinioni degli Eterodoffi ; e mol-
to meno per indi pigliar le autorità

de’ Concili e de’ Padri : ma , come
richiedea l’importanza della materia

e dell impegno, ha voluto veder tut-

to ne’ propri fonti . E per ben conve-

S 7 nire
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nìre ne’ principi col pretefo Riforma-
to che prendefi a confutare, fervefi

de’ foli Padri dique’ fecoli, ne’ quali»
per fentimento degli fieli eretici , la

Ghiefa nella fua purità fi ritrovava :

non fa ufo d’altra verfion della Bib-
bia che di quella del Diodati o della

Tigurina: cita le opere di S. Agofti-

no con la cenfura d’Erafmo; el’Ifli-

tuzione di Calvino, l’anno 1557. ftam-
pata in Ginevra . Jacopo Pieenino ,

Grigione
, Predicatore di Soglio , fcrif-

fe contro le Calvinìcbe di Monfi Fran-
cefco Panigarola , Minor OlTervante , e
poi Vefcovo d’Afli, e contro YIncre-
dulo fenza feufa del P. Paolo Segacri

,

della Compagnia di Gesù, nell’ope-

ra intitolata Apologia per i Riformati »

flampata in Coira l’anno 1706- Indi

feriffe contro il P. Andrea Semery , del-

la Compagnia dì Gefu, l’altr’ opera
intitolata II trionfo della vera religione »

Rampata in Ginevra l’anno 1 7 1 2. Ha
in oltre dato alla luce altr opera , che
porta il titolo di Concordia del matri-

monio e del mìnijiero , flampata in Zu-
rigo l’anno 1709- Reftò impugnato
affai brevemente, per quello che ri-

guarda l’Apologia , e dal P. Semery col

libretto intitolato Breve àifefa della ve-

ra Religione , Rampato in Brefcìa nel

1710»



Articolo XV. 423
I710. e dal P. GiacintoTonti , Agofti-

niano , con altro libro , intitolato

I dogmi della Cbiefa Romana , ec. Cam-
pato in Padova nel 1713. Ma in ciò

che riguarda non fol X Apologia , ma
anche il Trionfo della vera religione ,

Io impugnò affai piu diffufamente il

P. Vincenzio-lodovico Gotti
, Domenica-

no, con l’opera che intitolò La vera

Cbiefa: di Crifio , che apparifce Cam-
pata in Bologna nel 1719. Ora final-

mente comparifce il noftro autore
con nuova opera, con cui prende a
combattere tutti e tre i libri fopran-

nomati del Picenino , ma ipecia!men-
te XApologia, come quella che vien rì-

conofciuta effer l’opera fua principa-

le ; e perciò eziandio egli oflerva nell’

opera fua la divifione fteffa di capi-

toli , articoli , e numeri ne’ quali F
Apologia è diftribuita : il elle molto gio-

va a contrappor le ragioni , efami-

narne la forza , e formarne il giudi,

ciò. Queft’opera pertanto con tanta

forza , evidenza , e maeftà è condot-

ta , che n’ha riportato la comune ap-
provazione de’ dotti , fervendo prin-

cipalmente a maraviglia , a confon-

der gli eretici
,
confermare i Catto-

lici , e a decorare il gran numero
degli fautori della Serafica religio-
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ne di S. Francefco . Per altro Tappia-
mo che il degnilfimo autore , il qua-
le non molto dopo la divolgazione
di quella Tua opera è paliate a co-
glier nell’altra vita il meritato pre-
mio dij Tue gloriofe e pie fatiche ,

molto lagnavafi, e a gran ragione, che,
oltre agli errori regiilrati nel fine del
tomo IL altri ancora e aliai notabi-
li vi fiano fcorfi : e ciò imperocché ,

mentre fe ne ficea l’iniprefilone , af-

fari di affai grave premura obbliga-
to aveanlo a imprendere un viaggio
inver l’Òllanda . Di quelli errori al-

cuni fi poffono imputare al copifta

,

ed altri allo ffampatore . Del primo
genere fi è quello

, dove a car. 200.

lin. 1. fi legge Elifeo in luogo di Na-
tanno

, tuttoché la citazione del mar-
gine, e ’l fatto sì fedelmente vengan
regiilrati , che a’dotti non fi può dare
occafione di sbaglio . Del fecondo ge-

nere fi è quello alla pag. 581. lin. 8.

in cui fi legge : l'uomo fan,a la grazia

pho fare opere buone \ e vuoili leggere

non pub fare opere buone . Similmente
dove leggefi alla pag. 606. lin. 28. co-

sì parimente ci piace ; dee Ilare ci

[piace.

Altr opera di molto pregio l’anno

fleffo da’ medefimi torchi vien pro-

dot-
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dotta con quello titolo : Trattenimen-

to ìjlorico e cronologico fulla ferie dell’an-

tico Tcfiamento , in cui fi [piegano i pajfi

piu difficili della divina Scrittura , appar-

tenenti alla fioria e cronologìa : opera di

Cefare Calino , della Compagnia di Ge-
sù

, dedicata all' Altezza Sereni/s. di

Francefco I. Duca dì Parma , Piacenza

ec. Gran Maefiro del Sacro Ordine Co-

fiantìniano di S. Giorgio

.

Di queft’ope-

ra
, la quale è. in 4. fimilmente due

fono i volumi : il primo èpagg. 551.
fenza la dedicatoria , la prefazione,

e i prolegomeni intorno a varie colè

molto utili all’intelligenza iftorica del-

la Scrittura . Del fecondo fon le pagg.
166. oltre agl’indici.

Il medefimo ftampatore ha dato
felice cominciamento ad una riftam-

pa dell’ Ifioria ecclefiafiìca del P. Gra-
vefon , riducendo i dodici tomi in 8,

della fua prima edizione di Roma in

quattro volumi in 4.

Ufcito è intanto il terzo volume
deU’opere del P. Lupo col frontifpi-

zio folito: Synodonmgeneralium acpro-

viticialiim decreta & canones , fcholììs ,

notìs y ac hifiorica affiorimi differtatione

illuftratì per F. Chriflianum Lupum
ec. Pars tertia ,

cperum tornus tertius ,

compleltcns Syncdhìì) fextam , feptimam ,

ÓolìOr

/
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& oéìavam : /ìndio ac labore F . Tho-
mas Philippìni , Aavennatenfis , ejuf-

dem ordinis . Vcnetìis proflant apud Jo.

Bapti/lam Albritùm a. Hieron. Ò Seba-

fiiamtm Coleti , 1 7 24 in fogl. pagg. 408.

iènza la dedicatoria dell’autore a!

Card. Flavio Chigi t e fenza gf’indici

confueti. (a)
Giovanni Malachini ha intraprefa

una riftampa dell’ Orazio?;/ dì Cicero-
j

ne y ìlluffrate con interpretazioni e
con note dal P. Carlo de Merouville }

della Compagnia di Gefu , in ufo
del Serenifs. Delfino . E già verfo la

fine dell’ anno pa fiato fe ne pubbli-

cò il primo volume ( 5 ) in 4. L’edi-

zione e affai bella e corretta , fatta

in affai buona carta e con buoni ca-

ratteri : e fe la fteffa rmfcirà di gra-
dimento aP pubblico y promette difi-

milmente riftampare l’ altre opere di
Cicerone , le quali nella maniera ftef-

fa illuftrate furono da altri dotti in-

terpreti in ufo del Serenifs- Delfino -

Aa-
f

(a) E uscito parimente irrqueft sdito* cori’

limile fi'ontiipizi© r il quarto tomo,» chè
pagg.. 464. compre fi ghindici;, e abbrac-

cia gli Atti' finoda li e tatterratiti di S-

Leon£ Pepa* IX.

^ b ) Anche il; fèconda volume è ufcita

entro quelt’ànno 1715.
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Anche ilPezzanacis badato Panno

Sella una nuova accrefciuta ed emen-
data edizione in 1 2 .. delle Commedie di
Terenzio y,

efpurgate e ilPoltrate dal

P. Giuseppe Giwuency y della medefima
Compagnia ..

Vedendo, il Dott.Giovambati/i'a Tìersy

Pabulo; delle parrucche che era invai-

lo negli Eccfefiafticì , mafllmamente
della Francia r contro del medefimo-
ficriffe già tempo ih fuo linguaggio

francefe un libro affai dotto» ed eru-

dito il' quale poi 1’EmihentiFs. Orfi-

ni , ora Santifs. Pontefice Benedetto
XIII. fe traslktare ih. noltra Avella e;

imprimere In Benevento* r mentre v’

era Arcivefèovo, pereftirparelo fte£

fo, abufo dall’Italia

,

;
e principalmen-

te' dalla (ita diocefi . Lo fieno» poi ,,

affunto appena alla Cattedra di S.

Pietro ,, con zelo- Ponteficale promul-

gò tali editi, che in oggi frale per-

irne ecclefiafticfie ih Roma non piu

fi vede un capo, ricoperto vanamen-
te dii capelli non fùoì.. Ultimamente
gilinfe al noltro- ftampatore e libra-

io* Lovita ili libro francefè „ e ne fe

fare nuova traduzione , che poi an-

che mifè fotta a’Puoi torchi » tutto-

ché frattanto la verfion prima Bene-
ventana gli foffe data da vedere , che.
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fin allora eragli fiata ignota . Dall’ e-t

dizion prefente quello è il frontifpizio *

La /ioria delle parrucche , nella qualefi

fanno vedere l’origine , l’ufo ,
la forma r

V abufo -, c T irregolarità di quelle degli

Eccleftaftici , del Sig. D. Giambatiifa
Tiers , D. in T. per ordine dell’ Emi-

'

nentifs. Card. Arcivefcovo Orfivi , Vefcó- '

vo Tuficulano , ora Benedetto XIII. Pont.

Mafs. già tradotta dal linguaggio firance-

fe . Nuova traduzione dì Selvaggio Gan-
turani . In Venezia

,
per Domenico Lo

-

vifa , 1724. in 12. pagg. 475. fenza

una breve prefazione dello fcrittor

francefe , e poi altra prefazione affai

piu diffufa ed erudita di Monf Pom-
peo Sarnelli , Yefcovo di Bifeglia , ali’

Eminentifs. di Benevento

.

Il gran numero di gramatiche che
noi abbiamo di noltra favella , e la

varietà de’ precetti che in quelle fi

producono , fembra oggimai che fer-

vano anzi a confondere che a diri-

gere gli 11lidio fi della medefima « Tut-
tavia Tempre nuovi libri vann’ufcen-

do fovra un tal argomento ; nè è da
lafciare in filenzìo quello che fegue-::

Midolla letteraria della lingua italiana

purgata e corretta y con un competente

faggio de*furi quattro principali dialetti;

ad s aggiunge ma Midolla di letterefa-
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mìglìarì-, per li principianti: il tutto or-

dinato con nuovo metodo a prò c£ un a-

mico per opera di Stefano Bofolini , Pa-

dovano , dedicata al merito /opragrande
di S. E. il Sig. Francesco Correr , elet-

to Proveditor Generale da Mar . In Ve-

nezia , apprejfo Sebaflìano CoIoti , 1724.

in 8. pagg. 193. fenza la dedicatoria

e l’indice de’ capi

.

II Sig. Can. Baruffaci , tette pro-
moffo alla cattedra di lettere umane
nell’univerfità di fua patria , va tut-

tavia illuftrando la medelima coTuoi
fcritti. Ecco il frontifpizio duna nuo-
va fua opera fu tal argomento : Vita-

delia B. Beatrice EJìenfe , feconda di

qv.cflo nome , e fondatrice del Venerabile

monafìero di S. Antonio Abate in Fer-
rara , fcritta dal Dott. Girolamo Ba-
ruffateli ,

Ferrarefe , e dedicata altlllu-

ftrìfs. e Reverendifs. Monf Girolamo

Crifpi , Arcivefcovo di Ravenna e Prin-

cipe ee. In Venezia , per Domenico Lo-
vìfa , 1723. in 8. gr. pagg. 144. fenza

le prefazioni, col ritratto della Beata
in rame.

L’anno 1724 il P. Tonti , celebre

per le fue prediche udite da’pergami
piu nobili d’ Italia e fuori ancora , e

altresì per l’opere fue date alla ftam-
pa , alcune delle quali fi riferifeono

con
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con lode nel noflro Giornale

, parlò
con la fua folita eloquenza e dottri.

na nella città di Chioggia , delle lodi

del gran martire S. Lorenzo , nella fot

lennità di quel Santo; e tali furon gli

applaufi che ne riportò, che que’ Si-

gnori l’obbligarono con cortele violen-

za a dar alle llampe il fuo difcorfo;

come fece , col titolo che fegue : Ora-

zion panegìrica fatta per la folennità di

S. Lorenzo martire nella chiefa di S. Ca-
terina della città di Chiazza nell* amia

1724. dal Reverendi]s. P. M. F. Gia-
cinto Tonti , Agojliniano , Lettor giu-

hilato di facra Scrittura nell univerfità

di Padova , e Predicator Cefareo : data

in luce per comando de' Signori della cit-

tà predetta » In Venezia , prejfo Giufeppe

Corona . in 4. pagg. rgv

Era il Sig. Giovanni Emo , Senator
preltantiflimo di quella Repubblica >

in Coftantinopoli , ove con molta glo-

ria e della Patria e fila , apprellb la

Porta foftenea la carica di Àmbalcia-
dore e di Bailo; allorché la Patria ri-

conofcer volle i Tuoi grandi meriti con
la porpora Proccuratorìa , a pieni vo-

ci conferita a lui aflènte . Avendo e-

gli dunque gloriofàmente ripatriato ,

mentre fra gli applaufi univerfali dì

tutti gli ordini di quella città andava
a pi-
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pigliare il pofieflo del nuovo cofpi-

cuo onore» molti di quelli nollri let-

terati fecero! comparire il loro priva-
to giubilo con varj dotti componimen-
ti. Congratulazione a S.B. il Sig. Gio-
vanni EmOy, nelgiorno delfuo folermeìn-

grejfoalla dignità diProeurator di S. Mar-
co. pagg. ij.

Corona di lodi altIlluflriJ's. ed Eccel-

lentifr. Sig. Giovanni Emo
, che dopo la

fua celebre ambafceria di Co/lantinopoli

ve/le meritamente la ProccMatorìa porpo-

ra di S. Marco . pagg. Quelli due
libretti, fenza i nomi decloro autori,,

fono Ilari imprelTì l’anno ileffo 1724.

« nella ftefla forma dì 4. per Biagio
Maldura

.

Raccolta di componimenti poetici in

lode di S. E. il Sig. Giovanni Emo , in

eccafione del' fuo jbienne ìngrejfo alla

procuratia di S. Marco . In Venezia »
per Domenico Lovifa. , 1724. in 4. gr„

pagg. 40.

DI VERONA.
II tomo fecondo del Teatro italiano

y

o Jìa [celta di tragedie per ufo della/ce-

na , promelìo nel tomo del Giornale
precedente a quello , ufcì poco dopo-
dalla flampa di Jacopo Vallarti, ed

è pagg..
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è pagg. 424. (a). Anche quello to-

mo dallo ftampatore Vallarli con brìe-

ve lettera dedicatoria è confagrato
al Sig. Co. Antonio-rambaldo diCoI-
lalto , in cui fembra che in oggi le.

Mufe italiane tutte ritrovino amoro-,
fo ricovero e valido patrocinio.

Alcuni opufcoli d’argomento medi-
co in 4. Ibho Itati dal Sig. Sebaftiano

Rotarlo ultimamente pubblicati , de’

quali la profetata brevità poco piu
ci permette di dare , che ’l femplice

frontifpizio . Avvertimento IV. del me-

dico padre Sebaftiano Rotario , dato

pubblicamente a i fuoi amatijfmi figliuoli "

l'anno 1717. dbi/o ora in due lezioni ,

intorno alla vanità de' rimedj di gran co-

.

fio , e di non poche compojizioni medici-

nali j con i loro foftituti . Alt Illuftrifs. *

Sig, Dionifio Andrea Sancafifani , mio ri-

veritijfimo amico , che da Galeno farebbe

dinominato Sincerus veritatis amator

( Gal.

( a
)

Si è divolgato in quell’anno anche
il tomo ter\o e ultimo , contenente il So.

limano del Co. Profpero Bonarelli ; 1 * Al-

cippo di Anfaldo Cebà i l’ Arìftodemo del

Co. Carlo Dottori y e la Cleopatra del

Card. Giovanni Delfino , non piu It a ni »

pata . li volume è pagg. 376. fenza ia

dedicatoria al chiarifs, Mecenate Sig.

Co. di Collabo

.
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Gal. an fang. &c. pag. m.6 1. ) per quel.

'amore , e per quella fiima e gratitudine

he gli fi profeffa . In Verona ,
per lifra-

elli Merli, 1 7 24. Cìaicheduna delle due
ezioni è pagg. 30. vi è in oltre una Con

-

minzione della lezione feconda, ch e al-

tre pagg. 36.

InfegnamenZo I. del medico padre Se-

aaftiano Rotario a ìfuoi figliuoli ,
intor-

no a quella Jpezie d'idropìfia che va col

nome d’afcite . AltIlluftrifs. Sig. Giovam-
batifia Morgagni , pubblico Profejfore in

primo luogo di notomia nella univerfità

dì Padova , vera idea dtun notomifia et

ottimo gufio , di cui direbbe Galeno : Qui
accuratius in diffeftionibus verfatur.

Et plurima invenit, qua? apud ma-
jores noftros non fuere inventa ( de ufu

pari. pag. m. 32. ó" 14. meth.pag.m. 92. )

In Verona , ec. pagg. 32.

Lettera di Sebaftiano Rotario al

Sig. Francefilo Merlo ,
medico poco cre-

dente nella medicina , affai gurdingo , fin

-

ceriffimo e del pari onorato , intorno a
quel libretto che ha per titolo: Ricordo
novello a medici pratici ec. In Verona ,

ec. pagg. 16. Verfa anche quello fu
Io itefio argomento del fecondo opu-
fedo

.

Il libretto era ufeito fanno ffeiTo ,

lòtto la data di Vicenza , per Tom-
rnafo
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naafo Lavezari , ftampatore camera-,

le, in 4. pagg 56. con quello titolo

.

Ricordo novello c Medici pratici per lai

cura dell'idropi/ìa uterina , propo/lo ed au-
tenticato in un cafo arduo , moflruofo , e;

degno d''(Nervazione , da Francefco Sca-
relli , Protomedico degli ofpitalì pubblici*

di Verona.

IL FINE.

AVVERTIMENTO.
Nell’articolo V.de! tomo XXXIV.

efiendo occorfi alcun: falli di Rampa,

i

quali per inavvertenza fi è tralafciato

di correggere nel tomo fuflèguente , de*

medefimi ora qui noi ne diamo l’am-

menda.
A c.



A c. 198.Uh. 4. dove dice nominando h
:orda , dicafi nominando % la corda
Alla li». 8. in vece di * s; ^«—tt

aVT~

,'acciafi x-Tj/ffTìt

5 in vece di y^Xy/aa -XX

yj Z

fàccia^ y~X\Jaa-xx

Vr

A c. 201.1. 18. a

y/ t +

^

»

'.orre&afl _£

—

1_

tc.101J.t5.in luogo di provare» Uggafiritrovare.

A c. 204* 1 7 un mi ni

y* it

Mmggs

il C. 20J. I. Q. Z}j[t

VA Ì—.

arreni xlAx



ERRORI occorfi nel tomo XXXV

p*& Un• Terrore Correzione

s 15 eduzione educazione
X 6 1 5.17 dalie delle

*7 dell’ dall*

3 r l <5 afìai a (fai afiai

49 fS de* delle

5 ^ 3 Navara Novara
5 * IO Omnia. Omini

1

95 7 nella nelle

$6 22 Strenta Sirenia

97 1 0 di da'
22 Anèe annoe

99 2 •u* eeccjjìe

103 24 de’ di

1IJ 8 quella quelle

US 21 IQilendarium f^alendarum
126 28 ancora ancora non
13J 7 So Io

*33 12 0 alzato 0 riftorato 0 alzò, 0 ridarò
*53 IS tonache tuniche
1S4 4 e fio e fifa

*79 *3 Sede Fede
291 8 critto dcritto

219 15 dell'tegno del regno
242 31 deAUto veduto
259 *S aja area

307 15 1474* 1 574 *

400 dalle delle

402 24 di Hello di fé Hello

414 4 Verfa Verte

422 19 dall’ deli’

428 31 Malatejla Malatejli

430 19 Venezzano Verrazzano

43 * 9 Silvi

Q

Guido

440 3 ° 4720 1720
462 5 xxxill.partell. XXXIII,

453 3 * Anni anno

47 S 19 nel del

482 11 pubblicata pubblicato

4^4 7 compillata compilata

490 7 tempo tempi

5*4 jo Filippini Phiiippini

5*8 6 70 79
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PUBLIC LIBRARY
or THE

CITY OF BOSTON.
ABBREVIATED RECULATIONS.
One volume can be taken at a time from thè

Lower Hall, and one from thè Upper Hall.

Books can be kept out 14 days.

A fine of 3 cents for each imperiai octavo, or
larger volume, and 2 cents for each smaller
volume, will be incurred for each day a hook is

detained more than 14 days.
Any book detained more thari a week beyond

thè time limited, will be sent for at thè expense
of thè delinquente
No book is to be lent out of thè housenold of

thè borrower.
The Library hours for thè delivèry and re-

turn of books are from 10 o’clock, A. M.,to 8
o’clock, P. M., in thè Lower Hall; and from IO
o’clock, A. M., until one half hour before sun-
set in thè Upper Hall.

Every book must, under penalty of one dol-
lar, be returned to thè Library at such time in 5

October as shall be publicly announced.
No book belonging to thè Upper Library, can

be given out from thè Lower Hall, noi* returnéd
there

;
nor can any book, belonging to thè

Lower Library be delivered from, or received
in, thè Upper Hall.




