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TAVOLA 
D E’ 

LIBRI , TRATTATI , ec. 

De* ** quali s* è parlato in quejlo 
Trentefimcfejlo Tomo. 

1 titoli fegnati dcll’afterifco * fono 
que* de’ libri riferiti fidamente 
nelle Novelle Letterarie , e de* 
quali non fi è fatto articolo a 
parte. 

* Accadi mici Informi : Poefie in lode 
dell’immagine di S. Maria in Porto. 39% 

Ad elmannus. V. S. Gau DENTIUJ , 

** Albani ( Annibale ) Memorie concer* 
nenti la città d’Urbino. 399 

* Alciatus ( Jo. Paullus ) In elezione 
Benedilli XIII. orati0 . 364, 

* d1 Alessandro ( Giufeppe ) Regole dj 
cavalcare. 370 

* Alighieri [Dante) e Boccaccio (Gèo* 
vanniJ 



vanni ) Profe. 43* 

AuAcRtoKTi : tradotto da vari. 343 
d’ Anastasio ( Filippo ) Apologia ec. 396 
Andebini (Pitrandrea ) Rifpofta aduna 
Lettera cavallerefca ec. 3 50 
■ Parere cavallerefco ec. 351 
de Aquino ( Carolus ) Lexicon Milita¬ 
re. 299 
Aegilati ( Filippo ) Rime per le noz¬ 
ze ec. 365 
Avancino (Niccolò) Orazion per l’in¬ 
coronazione del Doge Domenico Spino¬ 
la. 349 

1 .. Britannico del farine tradot¬ 
to dal francefe. 349 

B 
Baccetius (Nicolaus ) Septinliana hi fio¬ 
ri a . 402 
Baldassini ( FranceJcemaria) Rime in 
nozze ec. 392 
Madem . Barbisr: Morte di Cefare, tra¬ 
dotta dal francefe per Giuseppe Mau- 

*»• 334* 
Barupfazdi ( Girolamo) Vita della B. 
Beatrice Eftenfe II. 419 
Basterò (Antonio) La Crufca Proven¬ 
zale» volume I. 403 
Berlakminus ( Robertus ) Additiones ad 
Ccntreverfaj , ec. editionis Mediolanen- 

fis. 



flsv 359 
* Benedetto XIII. V. Or «ini (Vicennio- 

mafia ) 
* Benevoli ( Antoni») Propofizione intor¬ 

no alla caruncula dell’uretra- 342 
* Berni (Francefco) Rime piacevoli, libro 

II. edizione Londinenfe . 330 
* Bernoullius ( Daniel ) Exercitationet 

mathematica. , 410 
* Boccaccio (Giovanni ) Decameron , edi¬ 

zione Londinenfe. . , 333 
* «■——■* Opere, IV. volumi, edizipne 

Napoletana. . . 367 
* ———• V. Alighieri (Dante") 
* Boccadifero ( Cammillo antenia ) Ora¬ 

zione delle lodi di Luigi I..Re delle 
Spagne. 345 

* Bonucci fAntonmaria) Vita del B. An¬ 
drea Conti. • 396 

* Borgia ( Alessandro ) Iftoria di Velle- 

, • 373 
Bosolini ( Stefano) Midolla letteraria 
ec. 428 

Bracciolinus ( Poggius ) Dt varietate 
fortuna, ec. 309 
Brunu s (Leonardus) Epiftolae. 315 
Buffier: Vita del Co. Luigi di Sales, 
tradotta dal Francefe da Giova ngiufeppg 
Grf. : , 386 

Burius ( Guilielmus ) Pomanorum Pon¬ 
tificum hrevis nctitia , editto auditor . 376 
Burmannus (Petrus) V. Valerius Flac- 
cus(Cajus) 

* .1 * Bru- 3 



* Butio ( Joannes ) V. Pol«nu* ( Jean 
net ) 

* Cacciacueika ( lonfignore) Trattatto 
della tribolazione. 379 

* Calino (Ctfare) TrattenimentoIdorico- 
cronologico fu la ferie del Teftamen- 
to. 324 

* Campiamos (M. Aurelius) De officio & 
fctejìate Magtjlratuum Ifomanorum , /*- 

ber 1. 405 

* Canneti [Piero) Dilatazione apologe¬ 
tica intorno al Quadriregio } e al vero 
autore di elfo. 348 

* Canturani {Selvaggio) V. Tieij (G/ó- 

vambatifta ) 
■* CassiodoriUs; Compiexicms in EpìJfo/aj 

£r Afta Apeficlorura , ec. editto Londi - 

nenfis . 327 
* Cellakius ( Chriftophorus) Ortbograpbia 

latina. 384 
* Cicero (M. Tullius) Oratìcnum tornii. 

II. cum interpretatione notti Caro¬ 

li de’ Merouville . 426 

* Componimenti in lode del P. Romu¬ 
aldo da Parma. 349 

* Congratulazione al Procur. Giovan¬ 
ni Emo. 43* 

* Co&oka di lodi al Procur. Giovanni 
Emo. 



Emo. 431 
* di Crii(lloM s Radamelo e Zenobia ft 

tradotta dal francefe da Garlo-innocencio 
Frugoni. 334 

♦ Crsmomi : V. di S. Francesco ( Qi$* 
vattgiufeppe ) 

Cr ascimbeni ( Gìovammario) Notizie de» 
gli Arcadi morti, tomoli!. 240 

D 
* Di ni ( Francifcus) T>/f enfio Attor um J\f. 

Fiora & Lucilla. 351 
* Dorerà (Pantalcone)Quarefimale. 374 
* —. Panegirici e orazioni facre. 37 J 
DoNHoli ( Franccfco-alfonfo) Sua morte ed 

elogio» 17!. 
* Dori a ( Paolmattìa ) Difcorfi critici 

filofofici. 367 
* Durano (Urfinus) V, Martenb ( Ed- 

Biundus) 

E 
* Erc^lani ( Giufeppe ) Maria Rime di 

Ntralco, 3^4 

* 4 della 
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Stila Fabbra ( Luigi ) Sua morte ed elo¬ 
gio. a6o 

■* Fabricius ( Joannesalbertus) Bibliotbe- 
ca grata , tomus XII. 316 

* Facciolatbs (Jacobus ) Oratio cum ai 
dìaleilìcam prcfitendam acceder et » 37 J 

Se Fag nani f Giulio-cario ) Proprietà, de’ 
, poligoni., 230 

Filici {Gìovambatìfta ) Lettera intorno 
al canto delle cicale.. 56 

* Fonianini ( Giujlo) Dell’eloquenza ita¬ 
liana ec. 33? 
—. Contentano fopra un difco vo¬ 
tiva criftiano. 356' 

* dì S. Fkancisco ( Giovaìjgiufeppe Cre¬ 
mori ) Retto ufo della civile conven¬ 
zione. 343 

* F re zzi ( Federig0) Quadriregio > edizio¬ 
ne illuflrata. 347' 

* Froscii nna (Clearco) Rime. 414 
* Frugoni ( Garlo-ìnntcen%io ) V. di Crr- 

«ILLON • 

* Q.V- 



* Gagliardi {Paolo) Parere intorno all’ 
antico flato de’Cenoniani. 378 

»*•»' V- S. GaUDENTIUS. 

S. Gaudentius : Sermones . Rampertus 

<& Adelmannus: opufcula . Paullus Ga¬ 

lea rdus reeenfuit <& illuftravit . 27 

* Gherli ( Fulvio ) L feriti polli in fal- 

VO. * 386 
* Giorgi ( Domenico ) Abiti facri del Som¬ 

mo Pontefice j paonazzi e neri ec. 395 
* Giussaki ( Giova» pierò ) Vita di S. 

Carlo. 355 
* Giustiniani { Girci amo-afcanio) Mar¬ 

cello ( Benedetto ) Parafrafi fopra i 

primi venticinque baimi t tomi III. e 

I V* . . 413 
Gorini'Corio ( Giufeppe ) Difcorfi mo¬ 
rali. 361 

' Rime diverfe.. 362 
- ■■ Iflìcratea. 362 
■■ ■ Polidoro. 362 
— ■ ' - Bruto. 362 
Grandi (Guido ) compendio delle fe¬ 
lloni coniche d’Appollonio. 342 
de Graveson ( Ignatius hiacynthus;- 
amat ) Hìjtoria etclefiaftua , altera edi• 
rio. 415 

£ Gre g ©rio * V. di Strata ( Zano- 

* 5 ii) 
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* Guglielminus ( Jofephus-ferdinandus ) 
De retto morboforum corporum judicio fe¬ 
rendo. 333 

Hakhius ( Sinion-fridericuy ) Colletti* 
rnonumtntorum ec. 320 

* Hueth ( Pierdaniello )' Della debolezza 
«ìello fpirito umano > tradotto dal fran¬ 
se fe da Antonio Min un ni. 3,88 

I 
* J*smjcci ( Ciovambatifiamarla ) Com¬ 

ponimenti in lode del Card, d’ AU 
thann, 369 

* d’ Inguimbert ( Malattia ) Vita di Fr. 
Colombano. 402 

* JuvEHCIUS ( Jofephus ) V. Te REtiTlU» 
{ Publius J 
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BTTBRATI defolltì. 255 

Lupus ( Chriftianus ) Opera , temi Ut. 

e IV- 4*5 

M 
* Macchi avbllus ( Alexander) In exafm 

tatione ad Summum Pont-Jìcatum Bene¬ 
digli XIII. Orario. 334 

* Maffiìi ( Scipione) Merope > edizione dì 
Vienna. 300 

* 1 »■ 1 ■ 1 .. La fteìTa traslatata in tede¬ 
sco. 307 

* — ■■ Teatro italiano > tomi II. e 
III. 431 

Maggi ( Michele ) Sua morte ed elo¬ 
gio. 272. 

IVIagnavacca [Givfeppe ) Sua morte ed e- 
logio. 28S 

Man frbdiu s ( Euftachiu3 ) Qlfervatio fila¬ 
rti deli quii anni 1724. 294 

* ■— ■ ■ Epbemerides inotuum cale- 
ftium. 333 

* Marcili® ( Benedette ) V. Giustinia¬ 

ni ( Gtraiamo-*/cante ) 
* 6 Msv 



MarteUe (- Edmundus ) Durawd ( Urfi- 
nus ) Thefaurus anecdoEìorum , torrtus 
V. ,83 

* Mauro ( Gitfeppe ) V- Madem.. Bar.- 

B1ER 

* MeJer ( Marco ) Il regno di Napoli e 
di Calabria , edizione accrefciuta. 321 

* — ■ ■ V. Par ut a ( Filippo y 
* Merli ni ( Jacopo-fiUppo ) Il diletto di 

Gefu * 3^8 
* de Merouville ( Carolus ) V. Cicero 

( M. Tullius ) 
* Michelottus ( Petrus>antonius ) Dìjflrm 

tatio ad Bernardum Fontenelle. 312 
* ■■■ ■■■ ' ■ ■ Jacobi Jurini Defenfio ec. 417 
* ■— Ragguaglio della natura , cu- 

ragione , ed evento del male d’ una mo¬ 
naca illuftre ec. 41S 

* Milanus ( Terentius ) Ad Fortunatum 
Maurocenum , Epifcopum, ovatto. 411 

* — ■ Ad Auguftum Zaccum, Epi- 
* fcopum , oratio. 413,. 

* Minunni ( Antonio ) V. Huith (Pier• 
da niello ), 

* Missorjus ( Raymundus ) Pro inaugu- 
ratione Benedici XIII. oratio319 

di Montemagno ( due Buonarcorfi ) Profe 
e rime Tinnucci [Niccolò jRime . 205 

Montimhlini ( Niccolò ) Sua morte ed 
elogio. 256. 

Muratotiius ( Ludovicus-antonius ) V- 
Scriptor e s . 

* —- Vita delP. Paolo Segneri,, ju- 
363 

♦ Mu¬ 
nì or e >. ec. 



* Museo del Granduca diTofcana* 347 
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* N.N. Ragionamento fopra’I dialogo di 
Cicerone de ferie Sitile. 375 

* Nuaico. V. Ekcolani (Giuseppe ) 

NovEtLi letterarie d’Italia. 30& 
di Bologna. 333 
di Brefcia. 336 
di Brunfuic , 320 
di Cefena. 337 
di Faenza. 339 
di Firenze. 34L 
di Foligno* 347 
di Genova. 349 
di Guaftalla. 349 
di Hamburgo. 315 
di Haya. 321 
di Ietta■* 319 
di "Leida. 324 
di Londra. 327 
di Lucca. 350 
dà Milano . 352 
di Modona. 366 
di Napoli. 367 
di Nocera. 373 
di Oxford. 313 
di Padova. 374 
dì Parigi. 309 

di Parma .. 388 
di 



di Pefaro. 39* 
di Ravenna* 391 
di Roma. 393 
di Torino. 405 
di Trevigl. 4** 
di Venezia. 4*3 
dt Verona* 43* 
di Vienna, 306 

o 
* Oiivauius ( Bartholomams)Diatriba» 

de grata lingua ut Hit at e. 361 
* Ossi (Giovangìufefupe^V. Buffier. 
* Or si hi ( Vinten\iomaria ; Bensdstt© 

XIII.) Lezioni lopra l’Efodo, 

P 
* Paruta ( Filippo ) La Sicilia» edizione 

accrefciuta da Marco Majer . 313 
* Pascoli ( Aleffandro ) Della natura de3 

noftri penfieri. 397 
Piselli (Flamminio) Due iftorie fifico-me- 

diche . Ut 
* Piovine ( Piero ) Cefari in metallo ec. 

tomo IX. 388 
* Postarum It alar urti carmina » tomus 

X» 



X. 344 
Poi e nvs ( Joannes ) De folit defeSlu anni 

1714. Joannis Buteonis de fiusntis 
aqua mevfura. 39» 

* a Porta ( Hieronymus ) Ad Auguftum 
Zactum y Eptfccpum, erano. 413 

* Prola ( Giufeppemaria ) Guida a’peni- 
tenti . " 365 

* Puppus ( Bernardus ) ad Eortunatum 
Mauroeenuviy Eptfccpum, erario. 4il 

* ■ ■ ■ Ad Auguftum Zaccum, epifeo- 

pum, orario, 413 

K 
* Raccolta di poefie in lode del Pro» 

cur. Giovanni Emo. 431 
* Racinb . V. Avawcino (Nìffolo) 
R AMPBRTUt. V. S. GaUDESTIUS. 

* Rimi in lode di Rinaldo 1. Duca di 
Modona. 367 

* Roncarlo* (Francifcus) De aquie Bri- 

xianis ec. 336 
* —— ■ 11 Dt aqu'tJ n.intralibus Coldoni 

ec. 3SÓ 
* de la Rosei. V. Tasso (Torquato) 
* Rotarjo ( Stbaftian» ) Avvertimento 

!V. del Medico padre ec. 431 
+ ■ ' ■ * Infegnamento I. del Medico 

padre. 4?i 
* mmmmmmm Lettera a Tramtfco Merio 



ec. 431 
* Rouhault ( P*«rfinwtt ) Onervazioni 

anatomiche. 40& 

s 

* Salio (Giuftppt ) Il facrificio Hi Ge- 
fte. 308 

* — ■ !■' ■ Penelope. 384. 
Salvi ( Antonio ) Sua morte el elo¬ 

gio. 183 
* Salvini ( Antonmaria ) V. Sfnofontb 

Efefio. 
* ■— Difcorfi accademici, terza edi¬ 

zione. 343 
* di Sangro) Paolo) Capitoli. 369 
* Santacrocb ( Alvaro ) Rifleflìoni mili¬ 

tari. 410 
Santinelli ( Stanislao). Lettera intorno a* 

brindili. 147 
* Santoro ( Vrancefco)Componimenti per 

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

laudes , pars altera. 36Z 
* ™n ■ 111 Religio in aula, ec. 363. 
* Scarsi.l 1 ( Frantefco-amonio ) Ricordo 

novello per la cura delPidropifia uteri¬ 
na, ec. 434 

* Scotti (Vetterei) Componimenti poetici 
nel paflaggio di Monf. Morofini dalla 
chiefa di Trevigi a quella di Bce- 

fcia* 



fcia « Kit 
Scrittore* fyrum It'alitarum , Ludovico- 

antonio Muratorio toUeftore , temi UT. 
<£f IV. *•' i 

* — - . Temi V. & VI. ‘ J35'z 
* Scupoli ( Lorenzo ) Opere fpirituali > 

edizione Padovana 381 
* - - - "■ dette , edizione Romana. 381 
* SempronJ ( Giovamleone ) Co. Ugoli¬ 

no. 399 
* Senofonte Efefìo ) degli amori di Abro- 

come e di Anthia , tradotto dal greco 
da A. M. Salvini. 330 

* Simmaco {.§^,Aurelio) Lettere volgariz¬ 
zate da Giovannantonio Tedefcbi. 398 

* Slevogti us (Gottlieb) De feflis & pbi- 
Icfopbia Icrum. 319 

* Stamta ( Giufeppemaria ) Atti del B. 
Miro. 358 

* di Strata ( Zenobi ) Volgarizzamento 
de’Morali di S. ^JSfgorio . 395 

Strozzi ( Francefcomaria ) Lettera caval- 
lerefca ec. 350 

* ■ Replica alla Rifpofta ec. 351 

T 
Tassi* ( Mart4-aursUa ) Vita di S. Gra¬ 

ta. 109 
* Tasso ( Torquato ) Rinaldo innamora¬ 

to ) tradotto in franeefe dal Sig. de la 
Jfcpw- 



Idonee. 31® 
* ■ ■■■■■■■ Opere » vilumi Vf. edizione 

fiorentina. 345 
* Tedeschi [GiovéWnafitonio ) V. Simma¬ 

co (§l^,Aurelio) 
* Tsrbntius ( Publius ) Ccnuedia expur- 

gatee (ff iHuftratti a Jofepho Juven¬ 
do . 417 

* Tibrs (GioVanibatìfta) Storia delle par¬ 
rucche , tradotta dal francefe da Selvag¬ 
gio C antura ni. 417 

TTiNUCCI ( Niccolò ) V. di MotfTBMAOSO 
(due Buottac cor fi ) 

Tosti (Giacinto ) Orazione panegirica di 

S. Lorenzo martire. 429 
* Trionfo di Pompeo ec. 366 
* a Turkecxbmata ( Joannes ) In Deere*, 

tum Gariani ec, 39S 

* Vai**ìv$ Flaccus (Caj'us) Argonautìcay 
curante Petto Burmanno. 313 

Vauisnski ( Antouio ) Iftoria della ge¬ 
nerazione dell’uomo ec. 77 

* —- ». Lettere intorno a* pidocchi cu¬ 
tanei. 387 

* Vaisicchi (Virginio) Giovanni Gerfert 
foftenuto autore de’librj dell’Imitazione di 
Gefu Crido. 346 

* di Vshbzia ( Antonio) La ChiefadiGe. 
fu 



fa Crifto ) ec* 410 
* V■ muti [ Niceele Mattili» ) Efequie di 

Luigi 1. Re delle Spagne. 34$ 
* Vida ( Mareus-hieronymus) Poemata , 

to lumia» li. editi» Lendinsnfo. 313 

z 

* ZaSot»! ( Urtale) Rine di poeti illu- 
ftri viventi. 335 

1 



NOI RIFORMATORI 
dello Studio di Padoa. 

t • i HAvendo veduto per la Fede di 
Revifione , & Approbatione 
del P. F. Tomafo Maria Gen¬ 

nari Inquifitore nel Libro Intitolato: 
Giornale de Letterati d' Italia Tomo 
JTrentefimofeflo anno 1720. non v* ef- 
fer cofa alcuna contro la Santa Fede 
Cattolica, & parimente per Attefta- 
to del Segretario Noftro, niente con¬ 
tro Prencipi, & buoni coftumi, con¬ 
cedano Licenza a Gabriel Hertz, 
Stampatore , che polla effer Rampa¬ 
to, ofi'ervando gli ordini in materia 
di Stampe, &: prefentando le lolite 
copie alle Publiche Librerie di Vene¬ 
zia , & di Padoa. 

Dat. li 18. Maggio 1725. 

( Gio: Francefco MoroiìniKav.Ref, 
( 
( Pietro Grimani Kav. Proc. Ref. 

Agq/liìio Gadaldiiii Segr. 



GIORNALE 
* 

D E' 

LETTERATI 

D'ITALI A. 
TOMO TRENTESIMOSESTO. 

ARTICOLO I. 

§. 3. 

Rerum Italie cium Scriptorcs ab anno ar<e 
chrìjlìaiu quingentefimo ad millefmum- 
quingentefimum ec. Ludovicus An- 
tonius Muratorius ,Sere?ùfs. Du- 
eis Mutiliz bibliotbec£ Prx/eè'lHs , col- 
legit} ordinavit, & prtfatìcnibus au- 
xit ; nonnullos ipfe, alios vero Medio- 
lanenfes Palai ini Socii , ad Mjlo- 
rum codicum fidem exaclos , fummoque 
labore oc diligentia cajligatos , variis 
leHionibus & notis , tam edìtis vete- 
rum eruditorum , quam novijjimis au¬ 
stere ec. Mediolani, ec. 1723. in fogl. 
Tomo XXXVI. A pagg. 



2 Giorn. de’ Letterati 

pagg. 684. fenza la dedicatoria del 
Sig. Argelati , a Monfig. Antonio 
Folch Cardona , Arcivefcovo di 
Valenza , la cui morte , teftè av¬ 
venuta in Vienna , lafciò a tutti ì 
letterati, de’quali era gagliardiffi- 
mo protettore, un meftilfimo 'defi- 
derio j fenza l’indice cronologico 
de’Pontefici Romani , nel princi¬ 
pio de’ quali nel prefente tomo fi 
danno le vite ; e lènza 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 , 

DUe pofiìam 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’An afta fio Bibliotecario , aggiun¬ 
tevi le Vite di Adriano II. e di Ste¬ 
fano VI. fcrìtte da Guglielmo Bibliote¬ 
cario . La feconda parte contien le 
Vite di alcuni Pontefici fcritte dal 
Cardinale Niccolò cTAragona ; alle qua¬ 
li fi fono aggiunte e inferite altre Vi¬ 
te , raccolte da vari autori. E di que¬ 
lla notabile e infigne raccolta noi qui 
brevemente renderemo conto nel pre- 

. - lènte 



3 Aut re o l o I.' 
fente artìcolo. 

I. Alla prima parte quello titolo 
è prefitto : Anastasii Bibliotheca* 
rji Vit<c Romanorufn Pòntificum a B. 
Tetro Apojlolo ad Nicolaum I. cum ariti? 

quijjimo codice & tribus aliis exemplari•» 

bus bibliotbec£ Ambrofian'& riunc primilm 
collat£ , adjebiis Vitis Hadriani IL & 
Stephani VI. a Guilielmo Biblio- 

THECAR.IO confcriptis. 
11 Sig. Muratori con breve prefa¬ 

zione dà principio al tomo prefente, 
porgendo alcune brevi notizie di A~ 
nafìafio Bibliotecario , raccolte da varj 
fcrittori che di etto hanno ragionato, 
e principalmente dalla vita di Papa 
Giovanni Vili, la quale traferittada 
un codice antico dell’Ambrofiana , 

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

0. a carte 269. 
Dipoi efpone le varie edizioni di 

r queft’opera , e le perfone dotte che 
,fE le han proccuratee illuftrate con va- 

; rie lezioni e con note. In ultimo Iuo* 
go con meritata indignazione invei¬ 
sce contro l’anonimo autore delle Of- 

v, fervazioni fu. ì due libri del Cardinal 
’ Toma/i, il quale fpontaneamente ac- 
lmlj cufa quel Venerabile Cardinale d’a- 

ver metto in ifcompiglio il regno del- 
A 2 la 



4 Giorn. de’ Letterati 
la verità, ed efpofta a pericolo eviden¬ 
te la Chiefa cattolica Romana con 
l’aver dubitato fè Anajlcfio fia vera¬ 
mente flato lo fcrittore delle Vite de’ 
Papi , le quali vanno lotto’l Tuo no¬ 
me ; e prefane qui l’occafione, loda 
il Tuo dotto Apologifla : del che leg¬ 
gali ciò che da noi s’è detto nel to¬ 
mo precedente, a carte 485. 

A quella i Sigg. Socj Palatini fan 
fuccedere altra prefazione o Avvifo 
al lettore, dove efpongono 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 sera 
flampato già il primo tomo , e’1 fe¬ 
condo ancora non molto dopo , da 
noi riferiti ne’tomi precedenti ( a ). 
Ma dicono che vegli fece rifolvere il 
Sig. Giifeppe-antonìo Saffi , il quale 
nel Ambrofiana ritrovò quattro co¬ 
dici diverfi , per li quali poteanfi ri- 
ilampar quelle, corredate e illuftra- 
te di tali varie lezioni, che farebbe- 
fl potuta chiamar nuova e Ior pro¬ 
pria , l'edizione che fatta fe ne fofie, 
lafciandovi ciò non ollante le varie 
lezioni delfedizion precedenti di Pa¬ 
rigi e di Roma. Uno di quelli codi¬ 

ci 
(a) To. XXXI. 44*. XXXV. 493- 



Articolo I. $ 
ci apparifce d’antichità venerabile, 
e del carattere in cui è fcritto , qui 
fu una tavola in rame, fe ne dà im- 
preffo un faggio . Si giudica effer di 
pari antichità il medefimo con quel¬ 
lo che afferma il Labbe di aver ve¬ 
duto , fcritto ne’ tempi dell’ Impera- 
dor Carlo-Magno , nella Differtazio- 
ne degli Scrittori ecclefiaftici, a car¬ 
te 252. 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 efemplétri 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 
Ì)riftcipio anche di quello codice, del. 
o fieno carattere, fileggonlefamofe 

e tanto controverfe lettere di S. Girola¬ 
mo a S. Damcifo e di quello a quello; 
e nella prima Hanno fcritte in carat¬ 
tere romano della feconda età quelle 
parole : In hoc volumìne infraferif-ta con- 

tìnentur videlicet . Dama fi Pap£ alia 
Summ. Pontijf. videlicet a B. Vetro uf- 
ruc ad pr&dichm 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. Damafà 'Papa,fotte 
flato fautore delle medefime vite , 
e che dello fteflo nome furonointito- 
late le vite potteriori de5 Pontefici , 
fino a tanto che alle flette fu dato 
il nome dì Anaflafio . Finifce quella 
raccolta in Paolo, al numero XCV. 
con quelle fole parole : Paulus fedii 
tìjinis X. mtnfìbus IL diebus V. fioche 
ftimafi , che fa fèguente vita dello 
fletto. Pontefice * fia dettatura detta - 
manuenfe. Gli altri tre codici fono di 
affai minore antichità , ferviron tut¬ 
tavia per trarne le varie lezioni, nel 
che vren lodata l’induttiva de’Sigg. 
Saffi, Bianchi j e Aratati . Nel tetto 
però fi fono tenuti all’edizione,di Montt 
Bianchini. 

j . . Prima di dare le Vite de’Pontefi- 
cij, che portan comunemente il nof 
me di Anaftafio‘Bibliotecario , ci dà il 
Sig. Muratori fa Differtaziane d’ Em~ 
mannello Schelefirate , intorno a’cata¬ 
loghi.antichi de’Pontefici , ;de’quali 
è compilato il libro Ponteficalh , e 
intorno all’autore e aH’eccellenza del 
medefimo libro. 

•53* Dipoi ci dà T Efame del fuddetto 
libro Ponteficaie , fcritto da Monf 
Giovanni Ciampini. E quefte due dot¬ 
te fcritture a tal fine fi danno , àc- 

cioc- 
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ciocché per effe fi decida il famofo 
litigio che verte fra gli eruditi intor¬ 
no all’autore o autori delle vite fud- 
dette. • : 

Finalmente s’è polla la prefazio- p 
ne, che alledizione fuaRomanapre. 
filile Monf Francefco Bianchini y ac+ 
ciocché nulla s’abbia a defiderare 
nelTedizion prelente. 

Quindi, fi dà cominciamento all* 
Ifioria delle Vite de’Pontefici <> folita, 
attribuirli ad Anaflàfiio Bibliotecario > 
che fino a Papa Paolo I. fi trova ne’ 
codici piu antichi di fopra ramme^'172, 
morati . Da altri codici di minore 
antichità fi fono trafcritte le vite fuff 
feguenti, fino a Papa Niccola I. del-P^1, 
la cui loia vita molti Rimano che 
Anajlafio fia fiato il compilatore . A 
quella fqccedon le vite di Adriano?.i<5i. 
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 II. 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 Biblittecario, il quale u- 
niverfalmente fi fa fcrittore delle vi- 

A 4 te 
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te di Adriano II. di Stefano V. E 
qui avvertiremo che da’fopraddet- 
ti codici dell’Ambrofiana fi fono pre- 
fe j non fidamente le varie lezioni che 
in ogni facciata leggonfi a piè del 
tefto j ma eziandio molte giunte e 
fupplementi , e talvolta non così 
brevi. 

II. Dell’altra parte dello lìefib vo- 
lume quello è il tìtolo: Vitincv.mdlo- 
rum PonPificum Rcmenòrum a Nicolao> 

Aragqniae , S. R. E. Cardinali, con- 
fcript& j imnc prìmum edit£ ex tribus 
mfs. codicibns biblìothecarum Ambrofia- 
n£, EJlcvfis, & Rev. Capìtulì metropo¬ 
litani Mediolanenjis ; quibus loco fno in- 
jert£ funt alì£ vit£ Summ. Pontiff. 
Rcmm. ex variis AuPloribus cxcerpf£, 

Duolfi il Sig. Muratori y nella pre¬ 
fazione in primo luogo , che di que¬ 
gli fcritton contemporanei, o almen 
vicini a que’ tempi, che avran certa¬ 
mente Iafciata memoria delle vite e 
delle gelìa di que’tanti Pontefici , ì 
quali per \o fpazio d’un lecolo e mez¬ 
zo e pitr refier la Chiefa di Dio , nin¬ 
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- 

tefic i 
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telici di Roma , della cui vita è au¬ 
tore il Cardinale Niccolò Rovelli d’ A- 
ra$pna , che fi fa fiorire fotto Inno- 
cenzio VI. da cui ebbe il cappello 
cardinalizio. Di quello autore, oltre 
alla vita di Leone , li danno ancora 
quelle di Stefano IX. Niccolò II. A- 
leffandro II. Gregorio VII. Pafquale 
II. Gelafio II. Callido II. Onorio II. 
Innocenzio II. Cebilino II. Lucio III. 
Eugenio III. Anallalìo IV. Adriano 
III. Aleffandro III. e Gregorio IX. 
Furon note quelle vite , e inlìeme il 
loro autore al Cardinale Baronio , il 
quale ne dà gran pezzi ne’ fuoi An¬ 
nali , trafcritti dalla Vaticana . Ma 
quelle medelìme qui dal Sig. Mu¬ 
ratori li danno intere , trafcritte da 
un codice della biblioteca Eltenfc , 
fcritto non molto dopo la metà del 
fecolo quattordicefimo ; e fono Hate 
dipoi da’Sigg. Soc) Palatini collazio¬ 
nate fu’ due altri affai vecchi tefli a 
penna, i qualiferbanfi nelle bibliote¬ 
che Ambroliana e del Cxpitolo 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 fmifeono in Aleffandro III, Aiv- 

A $ che 
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che da quede vite molte co fé porto¬ 
ne’fuoi Annali il Cardinal Baronio ; 
ma qui fono tutte intere. Molti giu¬ 
dicarono che quedo idoneo fia il me- 
defimo che Pandolfo Mafia Tifano Y , 
che fu creato Cardinale da Lucio III; 
Ma il Sig. Muratori dichiarali per T { 
oppoda fentenza , con quelle ragio¬ 
ni , che nella prefazione fi leggono.' 

Occupa il terzo luogo Bernardo di 
Guido y morto del 1331. della cui vi¬ 
ta e fcrittì il Sig. Muratori qui ci 
porge molte notizie. Di quedo fcrit- 
tore, il quale per altro non è Italia¬ 
no y ft ha una Cronaca de’ Romani 
Pontefici, degl’ Imperadori, e de’Re 
di: Francia, in un pregiatiffimocodi¬ 
ce , affai, antico. , elidente nell’ Am- 
brodana , donde fi fono traferitte le 
vite, non di tutti i Sommi Pontefi¬ 
ci^ ma fol di quelli che a’tempi di 
Bernardo regnarono , e ne’ tempi, a 
lui vicini , principiando da Vettore 
III. fino a Giovanni XXII. 

A quede fi aggiungon le vite di 
alquanti Pontefici y da altri autori- 
compilate delle quali piu innanzi da 
noi fi ragionerà.. Termina il Sig. Mu 
rotori la fua prefazione ampiamente 
lodando la diligenza e accuratezza 
del Sig. Giufeppe-antonio Saffi , Biblio¬ 

teca- 
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1 tecario dell’Ambrofiana, che gli au¬ 

tori del preferite volume tutti colla¬ 
zionò sì fu’ tefti a penna dell’Ambro- 
fiana e altri ancora , come fu le mi- 

> gliori edizioni che degli ftelfi prece¬ 
dentemente fi fono fatte : nel che pe¬ 
rò grande aiuto gli predarono i Sigg. 
Socj Falatini, eì Sig. Filippo Argelati, 
che qui fi nomina uomo infaticabile. 

A quella fi fa fuccederc altra pre-P'27®‘ 
fazione del Sig. Argelati, incuifimil- 
mente de’ fopraddetti fcrittori ab¬ 
biamo altre notizie , e particolar¬ 
mente molte cofe adduconfi in pro¬ 
va, che Pandolfo Tifano , compilator 
delle vite de' Pontefici , fia lo Hello 
che Pandolfo Mafca di Pifa, uomo ce¬ 
lebre per dottrina, per fenno, e per 
impieghi onorevolmente foftenuti nel 
fecolo dodicefimo , e che da Lucio 

i III. nel 1182. fu promoffo alla digni¬ 
tà cardinalizia.Noi qui non ci vogliami 
dichiarare per niuno di quelli due 
partiti in sì fatta controverfia, rimet- 

1 tendo il noftro leggitore a quanto 
i- nell’una e l’altra prefazione aliai eru¬ 

ditamente fi produce. 
Alla prefente raccolta fi dà princi-P-277* 

pio dalla vita di S. Leone IX- fcrit- 
■ ta dal Card. Niccolo cF Aragona - MaP-27** 
1 3 quella s’aggiunge altra vita piu dif- 

A ó fufa. 
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fufa y fcritta da liberto, autore fin- 
crono , e che fu fuo Arcidiacono , 
fin quando egli era VefcovodiToull. 
Quella vita fu primieramente pub¬ 
blicata da’ PP. Sirmondo ed He riJche-- \ 
trio y della Compagnia di Gefu; e di¬ 
poi dal P. Mabillon, Benedettino del¬ 
la congregazion dì S. Mauro, che V 
inferì alla parte II. del Secolo VI. Be¬ 
nedettino r e l'Hluftrò con alcune fue 
note . E quindi i notòri collettori T 
hanno trafcritta. 

3C0* Ripiglianft dipoi le vite compilate 
dal Card. Niccolò d'Aragona y e fono 
quelle di Stefano IX. Niccola II. A- 
kfiandro II. e Gregorio VII. Ma la- 
vita di quell’ ultimo è anche la pri- 

Jo4-ma che fi dà dal mf. di Pandolfo Fifa- 
no . Di Gregorio VII. eziandio una ; 

314. terza vita , di gran lunga piu diffu- 
fa qui s’aggiugne,fcritta da Paolo Bern- 
riedenfe y dopo alcun altro pubblicata 
dal Mabillon nella parte II. del Seco¬ 
lo VI. Benedettina, di dotte anno¬ 
tazioni avendola corredata. 

Di Vettore III. come nè pure di 
Urbano II. niente legge fi nel mf del 
Card, d‘Aragona . Qui pertanto inco- 
minciafi a pubblicar le vite di Ber- 
nardo di Guido. — 

*,<57. La vita di Gelafio II. fcritta da 
Pan- 
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Pandolfo Pìfano , qui fi dà quale fu 
pubblicata in Roma l’anno 1638 da 
Co/t Alt ino Gaetano, illuftrata d’ampif- 
fimi comentarj. 

Alla vita d’Innocenzio II. fi pre-p. 
mette il trattato d’Arnolfo, Arcidia¬ 
cono Sagienfe ( di Seer, ) e poi Ve- 
fcovo Sexovienfe (a)fopra Io fcifma 
di Pierleone. 

Acar- 

( a) { Sexotienfe) Sbaglio certamente o del 
copifia o dell’impreflòre , che anche s’è 
replicato nell’indice , alla voce Arnul- 
pbus. Leggafi Lexovienfe , di L’/teux . 
Lifieux e Seer fono città della Norman¬ 
dia , fotto l’Arcivefcovo di Roano . 

Arnolfo fa fratello di Giovanni , 
Vefcovo di Seez , il quale gli premorì . 
Fu anche amico di S. Bernardo , che 
di lui parla con lode aell’epiftole ÒCXL. 
Vili, e CCCXLVm. giuda V edizio¬ 
ne Ivlabil Ionia na . Scrilfè quell’ opufco- 
lo in Italia, dov’eraf» portato per im¬ 
pararci la giurifpradenza, come appari¬ 
sce dalla fua prefazione , indiritta a Gau- 
frido, Vefcovo Garnocenfe( diCbartrei)y 

Legato di Papa tonocenzio II. in Fran¬ 
cia . Veggafi ciò che di quell’ Arnolfo 

narrano , Guglielmo Cave nell* Illoria 
letteraria degli fcrittori eccledaflici ; Ca¬ 
limi ro Oudlno nel II. volume degli Scrit¬ 
tori ecclefiaftici j i due Sammartani nel 
tomo III. della Gallia criftiana, e altri. 
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475*' A carte 448. fi ha la vita cfAlef- 
fàndro III. fcritta da Niccolò àyArago¬ 
na (b)\ terminata la quale , queft’ 
autore nuovamente ci lafcia una gran¬ 
de lacuna, fino a Gregorio IX. e qui 
anche terminan Te vite de’Pontenci 
compilate da Pandolfo di Pifa : ficchè 
noi aremmo poco piu che le fcritte 

da .■ 

Per altro il preferite opufeoio non èque. 
fi:a la prima volta che vede la pubblica 
luce , avvegnaché già era flato knprelfo 
dal P. Luca Achery , della Congrega- 
zion di S. Mauro, nel tomo II- del fuo 
Spicilegio y a carte 336. della prima edi- 
zione , e a carte 154. del tomo I. dell* 
edizione feconda; e fopra queli’edizioni 
forfè non inutile farebbe flato farne qual¬ 
che collazione. 

(b) Di quefta vita Umilmente una grande- 
porzione altre volte fu pubblicata dall* 
Abate Felice Contelori. , nel fuo libro in - 
titolato Concòrdi* inter Alexandrum Ut* 

fumtxum Pontificali & F ride rie um I. Im- 

per„Terem ccrfirtnat* n.rratioy ec. impref- 
fo in Parigi nel 1632. in fogl. a carte 
166. E la traferifle dalla libreria Vatica¬ 
na , di citi egli era Cuflode . Quefta 
porzione comincia- da quel capo dove 
ragionali De quinta rtvefione Frederick 

lmperatoris tn Lombardiatn y che fr leg¬ 
ge a carte 463. col. z. della prefentc 
raccolta , e arriva fino alla fine de Ila 9e€- 

fè. vita.. 



• Articolo!. i? 
da Bernardo di Guido, quando alcune 
brevifiimme non n’ avelie lommini- 
fi:rate a’Collettori un codice anoni¬ 
mo dell’Ambrofiana, nel cui margi¬ 
ne, con carattere diverla, e alquan¬ 
to piu recente * fi legge il nome di 
Martino Polona . ’ > 

Alla vita d’Innocenzio III. fcrittap'4 
da Bernardo di Guido „ aggiungono i 
noftri collettori altra limile d’autor 
anonimo-, per ^addietro pubblicata da 
Stefano Baluzio nel primo tomo dell’ 
“Epiftole dì quel grande Pontefice , 
Seguon le vite di Onorio II. ediGre-P-5^2. 
gorio IX. prefe da’mfs. di Bernardo 
di Guido, e feW anonimo delI’Ambro- 
fiana; appreffo le quali fi dà altra vi-p.575. 
ta di quello fecondo Icritta dal 
Card, d'Aragona affai diffufaniente , 
e'con moltiffima efattezza; e in effa 
termina il mf di quell’autore. 

Vengon dipoi le vite di CeIeftinop5gy 
IV. e d’Innocenzio IV. compilate dar ^ 
Bernardo di Guido e dal Xanonimo Am- 
brafiano ; ma altra vita d’Innocen- 
zio feritta .con affai piu d’efattezza 
da Fr. Niccolò di Curbio, dell’ ordine 
de’ Minori,, e pòi Vefcovo d’Affili 
qui s’aggiugne , la quale fu pubbli¬ 
cata per la prima volta dal Baluzio 
nel fuddetto L tomo* dell’ Epiftole d! 

Inno- 
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Innocenzìo 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 tetto 
a penna che ferbafi nell’ archìvio de’ 
Canonici della cattedrale di Pia¬ 
cenza, e la prima volta fu pubblica¬ 
ta da Piermaria Campi nell’appendice 
alla parte II. dell’lftoria ecclefiaftica 
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 doro, fuo famigliare 
nel papato. Il P. Daniel/o Papebrochìo 
fu il primo a pubblicar quella vita, 
e l’inferì nel tomo IV. di maggio a 
carte 437. aggiugnendovì delle anno¬ 
tazioni, le quali anch’effe fono ttate 
trasferite in quello volume * 

In Niccola IV. precettore di Cele¬ 
ftino , fìnifce il codice anonimo dell’ 
Ambrofiana : ftcchè Bernardo dì Gui¬ 
do è unico fcrittore delle vite de’ fufi- 
feguenti cinque Pontefici fino a quel¬ 
la di Giovanni XXII. la quale anche 
non fi conduce oltre all’anno 1321. 

§• 4* . 
R.crum Italicamm Scriptores , ec.Tomur 

quartiìs. pagg. 628. fenza la dedi- 
. catoria alSerenifc. Principe Euge¬ 

nio 
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nio di Savoja, e gl’indici i con piu 
tavole in rame. 

p. 1 I Prima di tutto incontranti in que- 
. ito tomo i cinque libri delfiftorie 

del Tuo tempo, fcritti da Arnolfo Mi- 
lanefe . Narra il Sig. Muratori nella ^ 5 
prefazione, che eflo n’avea tratta co. 
pia tìn dall’anno i6gg. da un antico 
tetto a penna , che ferbavafi appres¬ 
to di CammilloSitono, con animo di 
collazionarla con due aliai vecchi ma¬ 
noscritti della biblioteca del capitolo 
della metropolitana di Milano, e poi 
darla alle itampe. Ma egli mentre va 
procraltinandone l’edizione , fi vide 
prevenuto dal Sig, Godefrido-guglielmo 
Leìbnhùo , il quale inferì la medefi- 
ma iltoria nel tomo III. degli Scrit¬ 
tori delle cofe Brunlvicenfi, avutone 
altro fimil efemplare dal Sig. Gio¬ 
vanni Sitono, figliuolo di Cammillo 
foprammentovato . Ora il medefimo 
Sig. Muratori ci dona quella iltoria, 
riscontrata fu altro antichilSimo codi¬ 
ce dalla biblioteca Eltenfe , e a Suo 
giudicio piu emendato, incuì anche 
oflervò diverfa divifione di libri e di 
capi , aggiuntovi a ciafchedun capo 
il Suo argomento: le quali cofe tutte 
egli ritenne nella prefente edizione , 

polle- 
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pottevi in oltre le varie lezioni. 

p. 5 Indi gli editori Milanefi pongono 
un brevifiìmo avvertimento , dovefi- 
gnifican , d’aver elfi fatto diligente 
collazione della medefima iftoria fu’ 
due codici della biblioteca metropo- 

' Iitana di Milano, da’quali anche ne 
hanno raccolte alcune varie lezioni. 
Di rincontro pongono una tavola iti 
rame, col faggio de’caratteri, dall’' 
uno de’lati del codice piu antico del¬ 
la metropolitana fuddetta , e dall’? 
altro del codice Eftenle. A piè del te¬ 
tto deiriftorìa & Arnolfo fi leggon mol--1 
te annotazioni erudite , che princi¬ 
piate furon da perfona nobile , arro- 
lata nella Società Palatina . Ma non 
pafsò piu in là del fecondo libro; per¬ 
chè altrove chiamato da gravitami 
affari, ne lafciò la fatica ad altra per¬ 
fona di pari nobiltà e letteratura. 

IL II fecondo luogo è dato a’quat- 
p47‘ tro libri dell’lttoria Milanefe di Lan¬ 

dolfo Seniore. A quelli il Sig. Murato- 
p-49' ri al folito premette la fua prefazio¬ 

ne o prolegomeni? come qui li chiama, 
de’ quali quello è il contenuto . L’ I- 
ftoria prefente, che abbraccia le cofe 
avvenute in Milano e luoghi circon¬ 
vicini, fra gli anni 380. e 1083. o in 
quel torno, porta il nome di Landol¬ 

fo 
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\fo Seniore, uomo che nell’opera pre¬ 
dente per altro fi fa conofcere per 

>eretico.5 nimico del-Romano Ponte¬ 
fice , maligno , e ignorante ancora'. 
Viveva a*-tempi di Gregorio VII. e 
per avventura morì prima del uoor 
Molto allora era in rovina la difei- 
plina ecclefiafiica , moltiffimi erano 
gl’infetti di fimonia,- che in oltre ten¬ 
tavano di sbandire da’facerdoti e dal 
clero là facra continenza ; per eftir- 
pare i quai mali affaticarono alla'ga¬ 
gliarda moltifantifiimiPontefici. 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 elfo forfè ancora Tacer-: 
dote coniugato : fiethè non è da 
pire, che coflui da per tutto dia!-a.- 
conofcere il fuo odio cantra i fammi- 
Pontefici. Oltre a ciò dalla fu a ma¬ 
lignità o mala fede è provenuto it 
narrare che fa , che S. Ambrogio ab¬ 
bia favorito il matrimonio facerdota- 
Ie , l’attribuire a varie perfòne ragio¬ 
namenti g orazioni, da luiquafi tut¬ 
te finte , e fenza verun fondamento 
di probabilità. Vi fono ancora molti 
anacronifmi e confufioni di tempi, e 
una dettatura non folo barbarifiima,; 
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ma fporchiffima di—tanti follecifmi , 
che malagevol cofa farebbe l’incol¬ 
parne di tutti l’ignoranza de’ copi¬ 
li i. 

Tuttavia non può egli fé non re¬ 
care di molti lumi all’iftoria delle co¬ 
lè d’Italia in que’fecoli sì tenebrofi, 
fpecialmente ove narranti 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 poffan ricevere gli animi 
de’credenti verun pregiudiciò, effen- 
do lui sì inetto e sfacciato, e la reli- 
gion cattolica e difciplina ecclefiafti- 
ca negli animi di quelli sì bene fta- 
bilita . Anzi que’che prefiedono al 
governo della Chiefa di Dio , non 
male foffrono la pubblicazione d’al¬ 
cuni opufcoli de’ vecchi eretici, 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 preferite 
iftorico. 

Narra il Sig. Muratori d’ aver tra- 
fcritta quella iltoria da un codice 
dell’Ambrofiana alquanto recente, e 
che fu copiato dall uno de’due codi¬ 
ci affai piu antichi , i quali efiftono 
nella metropolitana biblioteca. . II 

primo 
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primo di quelli codici è quello di cui 
anche piu (opra s’è parlato , contea 
nente i Iltorie d'Arnolfo e di Landol¬ 
fo , e un Catalogo de’ Vefcovi Milanejì, 
condotto infin a Galdino che viffe del 
1176. al qual anno fi può conghiet- 
turare che quel codice appartenga , 
per efier quell’opere tutte d’uno fief- 
fo carattere. 

Nè di tempo molto diverfo indica 
d’effere l’altro codice , non eflendo 
guari diverfala configurazione de’fuoì 
caratteri; e oltre alfiftorie qui Cam¬ 
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 : Chronica Datii Archiepifcopi Me¬ 
diatoli nuncupata : quindi alcuni han¬ 
no giudicato , che quell’ lftoria fia , 
non di Landolfo, ma dell’ Arcivelco- 
vo S. Dazio ; o che almeno efiftelfe 
già tempo qn'ifloria 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 fotto’l 
fuo nome , altro non è che la pre¬ 

dente 
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Lente 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 d ue ultimi , come quelli 
che nulla piu contengono che le con- 
troverfie della chiefa Milanefè intor¬ 
no al matrimonio del clero, ovver con¬ 
cioni fciapite, e tinte dall’autore ftcf- 
fo la maggior parte. Ma poi due ra¬ 
gioni rinduffero a mutar parere e a 
ttampar tutta intera quell’ opera : 
Tum nc quii ex averfts a catbolica Lccle- 

fia fomniet, ncs pr& metu aut ex male 
caufc confcientia b&c omififfe, ratus me- 
liora qu£ celarentur , quam qu& in In¬ 
certi predirent ; tum ctiam quod b&ctam 
male confuta funt , ut femel expofuijfe , 
confutale fit . Soggiunge che in oltre 
la maggior parte di quelle cofe di¬ 
vulgò , e moftrolle vane Giovampìero 
Furicela nella Vita de’Ss. Arialdoed 
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 fecola 
XI. e un’altra agli llefli dipoi ripur¬ 
gati per iftudio e cura de’Romani 

v . Pon- 
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Pontefici . Eadem rat ione veterum b£- 
reticorum deliramenta & fi agiti a proden¬ 
ti non ejl ìrafcendum , [ed nojlris tem¬ 
poribus potius gratulandum } qu& redia 
fapiunt , & meliorem morum rationem 
Còri fio duce in Ecclefia fequnntur . 

Tuttoché le cofe nell’antedetta pre¬ 
fazione dal Sig. Muratori efpofte ef- " 
fer pofla.no di (ufficiente antidoto 
contro la velenofa dicacità di Landol¬ 
fo ; contuttociò il Sig. Ora-zio Bian¬ 
chi , cura principal del quale è di 
proccurare che le cofe che fi vati 
pubblicando nella prefente raccolta, 
efcano emendate quanto piu fi può, 
(limò cofa proficua l’imprimere con 
l’iftoria di Landolfo alcune annotazio¬ 
ni fattevi da Giovampiero Furi celli 
qua e là nel margine di uno de’co¬ 
dici della metropolitana ; e a quelle 
aggiugnervi alcune altre fue, per le 
quali gli errori dell’inetto e maligno 
iflorico refiino confutati. Finalmente 
lo flefiò Signore ci dà di rincontro,fcofi 
pito in tavola in rame, il faggio de’ 
caratteri del codice della metropoli- 
tana , il quale da noi è flato ratru 
memorato in fecondo luogo. 

Ma quafichè ciò ancora non baflijp-m 
i noftri editori aU’iftoria di Lcnidolfó 
immediatamente fan fuccedere la difi 

ferta- 
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fèrtazione del fopraddetto PuricepLì , 
la quale coltiti! ifce il cap. 82. della 
vita dj S. Erdembaldo, dove contra 
Landolfo chiaramente dà a conofcere, 
che S. Ambrogio non mai permife 
al Tuo clero il maritarli una volta in 
una donna vergine, Comes’andò co¬ 
lui fognando. 

P MI* III. Dipoi fi dà il Catalogo degli Ar- 
civefcovi Milane/t, da S. Anato Ione li¬ 
no a Galdino , prefo dal primo de’ 
due codici della Metropolitana. 

p.M5- IV. Il quarto luogo è dato a due 
brevifiime Cronache de Re dì Italia , 
tratte da due codici dall’Ambrofia- 
na , fcritti poco dopo il 1000. l’un 
de’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 ,jj V. Quinta in ordine è la Cronaca 
del Monaflero Cafinenfe , fcritta da 
Leone , Cardinale Vefcovo d’Oftia , 
e continuata da Piero Diacono , mo¬ 
naci del medefimo monaflero . In 
una breve prefazione, dopo aver da¬ 
te alcune fuccinte notizie di Leone 
OJlienfe, il Sig. Muratori fa vedere 1* 
importanza di quella Cronaca , di 
cui fcrifle Leone i tre primi libri ; e 

con- 



A R T I C O L O I. 2 J 
continuolla Piero Diacono , anch'efio 
monaco dì Monte-cafino, aggiuntovi 
il quarto libro. Di quell opera furori 
fatte quattro edizioni; mala miglio¬ 
re fu la quarta , fatta in Parigi in 
foglio del 1668. per opera di Mojis. 
Angelo della Noce , prima Abate dì 
Monte-cafino , e poi Arcivefcovo dì 
Rollano, che l’illuftrò di annotazio¬ 
ni e diflertazioni. L’edizione prefen- 
te s’è fatta fu quell5 ultima , fenz’ 
ommettervi nè pur una delle note e 
diflertazioni del fuo editore, che per 
dir vero, fon la maggior parte pie¬ 
ne d’erudizion utile e pellegrina; ma 
alcune, dice, ftimeranfi forfè a ragione 
foverchie e non molto a propofito.Tut- 
tavia tutte interamente fi fon volute 
qui riltampare , acciocché nulla fi 
defideri al compimento dell’edizione, 
in cui eziandio li fono aggiunte altre 
annotazioni fin ora inedite del me- 
defimo autore, ottenuteli da’PP. A- 
bati Gattola e Brancacci. 

Qui, dopo la dedica di Monf ^/-p.159. 
, la Noce a Papa Clemente IX. fi ha 
. 1. la fua prefazione , dove ragiona 
. fopra gli autori della Cronaca, ifuoi 
1 editori e precedenti edizioni , e fo- 
ì pra i godici fu’quali ha egli Iavora- 
. ta la fua edizione : 2. Ladefcrizione?-i66. 

Terno XXXVIL B del 
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del monaftero di Monte-cafìno fatta 
dal medefimo : 3. Altra descrizione del. 

p.i74-medefimo luogo, quale in oggi fuffifte, 
pubblicata dal P. Mobilieri nel tomo 
fi. degli Annali Benedettini , ed an¬ 
che rapprefentata in due tavole in 

p.i85.rame ; 4, Alla Cronaca Oftienfe fi pre¬ 
mette il fecondo libro de’ Dialoghi 
di S. Gre? or io Papa , contenente la 
vita di S. Benedetto , primo Abate 
Cafinenfe; illufìrata anch’efia di no¬ 
te e difiertazioni da Monf. della No* 

„ „.. ce. <. Si efpongono, fu tavola in ra- 
me, 1 faggi de caratteri di due co¬ 
dici antichiffimi della Cronaca che 
qui fi divulga, efiftenti nella biblio¬ 
teca di Monte-cafìno ; e qui anche è 
il principio della medefima Cronaca; 
6. Viene il libro IV. compilato da 

p.488'pierò Diacono , di cui , nella prima 
annotazione, Monf della Noce ci dà 
alquante notizie 7. Sotto nome d* 

p.6°3.Appendice fuccedon varj opufcoli , 
tutti prefi da varj codiai della fletta 

p.605.lineria , e fono alcuni verfi elegiaci 
fcritti in lode di S. Benedetto da un 
Marco, il quale fu fuo difcepolo; Il 
Capitelo , ovvero alcune redole pre¬ 
scritte da offervarfi a’religiofi dell* 
ordine di S. Benedetto , in un con¬ 
grego di molti Abati e monaci, ce¬ 

lebra- 
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Ic-brato l’anno 817. in Aquifgrana , 
alla pre lenza dell’Imperatore Lodo- 
vico Pio •, li rito d’elegger l’AbateP$io. 
di Monte-cafino; Gli Uffici di S. Be¬ 
nedetto e della Beata Vergine } foli-p.6i8. 
ti recitarli anticamente da’ Monacf 
Cafinenfi, oltre alle confuete Ore ca¬ 
noniche ; Cinque Epiftole di Lotariop^i. 
Imperatore , e due altre dell’Abate 
(jw'^Aio.a’Monacifuddetti ; fìnalmen-p.fo j. 
te una fcrittura di Monf. della Noce 
(opra la famofa controverfia della traf- 
Jazione delle reliquie di S. Benedetto. 

A R T ICOL O li. 

Sanali Gaudentii BrixU Ep'ifcopi Ser¬ 
mone* qui .ex/lant, urne primum ad fi- 
dem mfs. codicim reco? nifi & emenda¬ 
ti. Accejferunt Ramperti Ó'Adel- 

manni venerabilium Brixìz Epifcopo- 
rum Opufcula . Rjecenfuit ac notis il- 
lu/lravit Paulus Gajleardus Ca- 
nonicus Brixianus. Patavii excudebat 
Jofepbus Cornimis , 1720. Continua¬ 
zione dell’ articolo III. del tomo 
XXXIV. 

D Opo la Prefazione del Sig. Ca¬ 
nonico Gagliardi , di cui già ù 

B 2 è da- 
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e data contezza , feguono i tellimo- 
pi intorno a S* Gaudenzio , tra’ qua¬ 
li fi dillinguono quelli di S. Giovan- 
grifoflomo, di Palladio , e di Rufino: 
onde a ragione vien notato il Cave, 

*xxi: perchè abbia detto , che di S. Gau- 
denrìo, aut nulla , a ut rara admcdum 

pag. c\pud vcteres memoria. Quindi fuccede 
xxxui^n indice efatto di tutte le Scrittu¬ 

re, citate dal Santo per entro al cor¬ 
po de5 Tuoi fermoni, Dell’utilità di sì 
fiotti indici noi giudichiam foverchio 
in quello luogo di favellare, elfendo 
abbaflanza nota agli amatori dell’an¬ 
tichità ecclefiallica ; mentre col foc- 
corfo di elfi non folo fi hanno fiotto V 
occhio le varie lezioni del fiacro tello, 
ma rilevali anco la divertita dello 
verfioni latine, che oltre all'antica Ita¬ 
la , erano in que’tempi adoperate 
da’ Padri. 

Vengono pofcia in primo luogo i 
dieci Sermoni Pafquali di S. Gauden- 
%ìo, a’quali è prepolla dal medefimo 
Santo una lunga ed eloquente prefa' 
zione, indirìtta a Benevolo in forma 

P’ 3- di lettera , con quello titolo : Servo 
Cbrìfli Benivolo Gaudentìus . Chi folle 
quello Benevolo , elfi baftevolmente 
fpiegato piu fopra dal Sig. Gagliardi 

-nella fua prefazione a tutta l’opera » 
il 
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il quale ofìerva in quello luogo, non 
ellere colà nuova che sì fatti Sermoni 
Pafquali, dopo ellere flati predicati 
al popolo, fi pubblicafTero ridotti ir» 
forma di lettere : il elle prova coni’ 
e Tempio di S. Cirillo Aleflandrino e 
d’altri prodotti da Francefco-bernaf- 
dino Ferrari > nella fua opera de ri¬ 
fu facrarum Ecclefi£ concionum. Quella 
prefazione del Santo è una fpecie dì 
coniazione al fuddetto Benevolo , 
perchè non aveva potuto intervenire 
a’Sermoni pafquali , da elfo recitati 
nella chiefa , impedito da grave in¬ 
fermità ; e però indirizzandogli i pre¬ 
detti fermoni , gli moflra copiofa- 
mente con l’autorità delle Scritture , 
e con efefnpi tratti dalle medefime^ 
che Iddio non Tempre manda agli 
uomini sì fatte indifpofizioni per ca¬ 
gione de’peccati loro; ma il piu del¬ 
le volte ciò egli fa , perchè fiano ad 
dii motivo c di correzione , o di pur- 

gazionc , o dì prova . Nelle note poi 
dal Sig. Gagliardi a quella prefazione p. 
dottamente appofle, offervafi, come 
gli otto giorni pafquali erano antica¬ 
mente folenni a tutti i CriHiani , e 
fpecialmente a’neoliti ; 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- 
g'ii a fpiegare, cofa follerò gli Onora¬ 
ti y de’quali trovafi fatta menzione 
non folo da S- Gaudenzio in quello 
luogo ,. ma cìa Marcellino anco, e da 
S. Ambrogio ; mollrando-, che quello 
nome era proprio di chi aveva otte¬ 
nuta dignità nel palazzo or nella cor¬ 
te \ e poco dopo dichiara , qual fof- 
fe allora Tuffino di Mne/lro della me¬ 
moria , che direbbe!! in oggi Gran-can¬ 
celliere . Offerva pofeia ingegnofamen- 
te, come la divisone propolla da S. 
Gaudenzio de’ tre motivi , pe’ quali 
vengono Te tribolazioni mandate agli 
uomini da Dio, trìflex effe ratiovive- 
nftur y prima Ccrreciicnìs ìfecunda Tur— 
gationis , tertia Probationis , è fiata uba¬ 
ta anco da Giovanni Calfiano E qui. 
ci lia lecito avvertire cosi di pafiag- 
gio uno sbaglio prefo da’dottilfimi , 
bigg. autori, degli Atti di Lipfia , i 
quali nel riferire quell*Operai a) di¬ 
cono che il Sig. Gagliardi fa conghie t- 
tura, o per ufare la frafe Toro divi- 
fiat, Gaudentiurn , qu£ de triplici corre- 
ptionis genere dixerat , ex Cejjìano de- 
prcmfi[[e „ E pure egli non dice già , 

che 
( a. ) 4cìa menf. oclohris anni 17il. pag* 

4^7 • 

♦ OSSERVAZIONE * 
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che S. Gnuda 1740 abbia prefo da Caf- 
fu.no , ma tutto al contrario , che 
.Calfiano par che abbia prefo da S. 
Gaudenzio . Caffianus divifionem hanc 
videtur ex hoc Gaudentii loco defwnfijje. 
Piu confiderabile tuttavia è foppofi- 
2Ìone ~che i medefimi Sigg. Giorna¬ 
lai poco dopo fanno allo ftefio Sig. 
Gagliardi , dolendofi, che nell’ emen¬ 
dare un luogo di S. Gaudenzio , ab¬ 
bia voluto colpire il Barzio ( a ) . Dole- 
ims f quod Barthio vulnus infiixerit.: e 
piu avanti querelandoli (b ), che egli 
abbia riferite le parole del Cotelerio, 
con le quali il Barzio ftelfo viene 
chiamato- , Critichi minorum gentium . 
Noi però non lappiamo , quanto u- 
na sì fatta doglianza Ila per fembrar 
giu da alfuniverfale de’letterati, mentre 
lenza le cole notate dal Sig. Gagliardi, 
fi trovano-pieni i libri, e fpecialrnente!’ 
Eprftole del Reinefioal Dannalo, de* 
biafimi e falli del Barzio , al quale 
non perciò fi nega quel giufto vanto 
che ei merita , di una valla e profon¬ 
da lettura, e di una {ingoiare erudi¬ 
zione , Che fe il Sig. Gagliardi ha 
creduto di poter dire , che fu quel 
valentuomo (c ) riimium in judicando 

B 4 pr£- 
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pe&ccps\ egli altro non ha fatto, che 
replicare ciò che prima di lui aveva 
detto il dottiflìmo Daniello-giorgio 
Morhofio ( a ) , le cui parole fiimia- 
mo opportune di qui recare diftefa- 

■ mente . hi Gafparis Eartbii Adverfariis 
vaflijjimo opere ,• multa quidem non coii- 
Temienàei reperìwitur loca , & anelares 
hauci raro exmie explicantar : fcd torniti 
vcn hfque alee placet erudiiiorzbus : EST 
ÈNìM IN JÙDIC1IS PRiECEPSJN 
EMENDANDO TEMERARIUS , 
plurìbus etiam frivolis & inanibus in- 
dulget ( b ). Che le parole poi delCo- 
tehrio, con le quali quello autore ha 
riprefo il Earzio , fiano fiate da ef- 
i'o proferite lènza molto avvertirvi , 
e però creder pofianfi verbo parum 
meditata , come le chiamano ì Sigg. 
Giornalifii di Lipfia ( c) , noi ce ne 
rimettiamo a chiunque vorrà leggere 

con¬ 
ia) J'elybi/h li tirar, /.j. e. pag.qib. 

(b) Nelle note a quello luogo dei Morho- 
ho , fi aggiungono anco alcuni giudu-j. 
gioco favorevoli del Barzie e de’Tuoi A v- 
verfarj. fatti da piu- uomini ciotti , cioè 
da Tomn-iafo Re ine fio, da Vincenzio Fab- 
bricio, e da Paolo Golorfìefio r 1’ ultimo 
de’quali negli G puf oli letterari p. 250.così 
dice' : Battbius vir atid‘t multa quidem ie- 

Plicnis led r-iTis band prerfus emur.Phe * 

(c) page 485- 
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con diligenza e attenzione le note 
del mcdefimo 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. GauàemAó 
fuccedono i fuoi Sermoni pafqualig 
i quali, come fi è detto, fono m nu¬ 
mero di dieci. Contengono quelli li¬ 
na fplegazione deH’Efodo , alla ri¬ 
ferva dell’ ottavo e del nono, che fo¬ 
no intorno ad Una lezione del Van¬ 
gelo. Nel primo de’ fuddetti Sermo- P'1** 
ni , pronunziato dal Santo , confor¬ 
me al coftume 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 celebralfe la PafqUa in tempo 
di primavera , e fpecìalmente per 
qual cagione or cada in marzo cioè p ^ 
nel primo mele, or in aprile cipènei * 
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 folfe precifamente 

B 5 quel¬ 
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quella che dagli antichi chiamava!! 

r.25. Notte delle vigilie \ e fi producono due 
paffi {ìngolari, Timo di Adone, e 1’ 
altro di Alcuno Avito , ne’quali la 
notte che precede il giorno* di Pa- 
fqua, così appunto vien detta . Poco* j 
piu oltre in un'altra nota ,. fi rende 
ragione, pere he il mefe di marzo chia- 
mifi nelle Scritture mevfis novorum y ed 

3 ‘ in fine oficrvafi , efler coll urne inva¬ 
riabile di quello Santo- T di chiudere' 
i: Tuoi fermali! con quella fblenne for- 
mola, che gli. antichi.chiamavano io- 
x eie via.. 

Il fecondo fèrmone del' Santo e in¬ 
dirizzato- a’novellamente battezzati;; 
ed ha quello titolo .* Incipitfecundus treu- 
Hatus, egreffis a fonte necpbìtis , de ra¬ 
don e facramentorum , qu& catecbumenos 
aulire noti congmit , licci eadem /cripta 
iti Euange liis , patere omnibus, vidcantur.. 
Trattai! in quello. fermone dal San¬ 
to dell Eucarifiia onde poco dopo* 

p.36. foggiunge : Modo ea fohm de ipfa le¬ 
gione carpendo funt, qu£. pr&fentihus ca- 
teebumenis. explanari non poffunt, & ne- 
ceQario tamen funi apertenda neopbytis.. 
Oflerva qui il Sig; Gagliardi , eflere 
fiata difciplina di que’ tempi, dioc- 
cultare a non battezzati la. villa de* 
fagramenti, e fpec talmente del bat-# 

tefir 
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tefimo, e deH’Eucariilia; il che rile¬ 
vali da piu luoghi , di S, Cirillo, di 
S. Giovangrifoilomo f e di S. Ambro¬ 
gio : onde quello co fiume da alcuni 
vien detto , la di/ciplina dell' arcano . 
Non è pero che il Santo non favelli in 
quello fermone molto chiaramente 
in favore deirEucariflia , e che non 
ne fpieghi apertamente il miftero , 
dicendo fra l’altre cole : Ipfe intur 
natnrarum creator & domìnus , qui prò- P- 
ducit de terra panem , de pane rurfus ef¬ 
fe it prop riu,m corpus : & qui de aquavi- 
num fecit , facit 0 de vino fanguinem 
fuum , E affai notabile quello palfo 
così manifefto e precifo , intorno' al- 
l’Eucariflia, in uno Scrittore sì anti¬ 
co , qual è S, Gaudenzio~ Con l’occa- 
fione poi che qui trattali della pa- 
fqua legale, in cui dagli Ebrei, fecon¬ 
do il preferitto , folevafì uccidere per 
ogni cafa un agnello , come lo fleffo' 
S. Gaudenzio accenna, fingulì enim oc- 
cidebantur per domos , ricerca il Sig- P* 
Gagliardi in una fua nota , fe vera¬ 
mente quefti agnelli fi uccideflèro pri¬ 
vatamente nelle cafe, oppure nel tem¬ 
pio' . Le parole del Santo fembrano 
favorevoli alla prima opinione , che 
viene avvalorata anco dal! autorità 
di Filone ; ma trovandoli in contra- 

B 6 rio 
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rb alcuni luoghi di S. Zenone , e dr 
S. Girolamo, egli lafcia la cofa inde- 
tifa. I Sigg. Giorna'fifti di Lipfia ag¬ 
giungono ( a ), che fi farebbe potuta 
decidere la quiftione con f onervare 
un luogo di' Giofeffo Ebreo nel lib. K 
de bello c. 9. Ma non offendo tal luo¬ 
go così dccifivo confi elfi fuppongo- 
no , ne laveremo per ora ad altri Y 
efame. lì rimanente di quello fermo- 
né parla delie difpofizioni, con le qua- 

p.38. |ì debbono i Crifria-nr accodarli a ce¬ 
lebrare la. pafqua ; e di quelle il San¬ 
to ne fa un cfatto rifcontro con le 
cerimonie legali che ufavanfi dagli 
Ebrei nel celebrare la pafqua loro .. 
Verfo ir fine poi, venendo ufata dal 

p.44. Santo la parola brcdìum ( b ) , inoltra, 
piacere il Sig. Gagliardi' dr rincontrare 
fan da quel tempo in' S. Gaudenzio qual¬ 
che feme delia lingua Italiana . *Or 
qui per dire il vero , noi non pollia¬ 
mo indovinar la ragione, per cui que¬ 

llo 

(3} Mtnfis cFtob. ìfn. p 4S7.A.!euni' li anno- 
voluto op pore a’ Sigg. GiornaiiItifiiddtir¬ 

ti , che il palio di Gioiellò non fi trovi' 
al luogo citato , perchè non fi trova 
nella edizione di Colonia 1691. ma tra» 
tàfi in quella di Oxford. 1720, 

(hì in f (angui ne , fine bradic,, 

OSSERVAZIONE * 
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fio piacimento del Sig. Gagliardi fin 
difpiaciuto a’Sig'g.Giornaliftidi Lipfia 
( a ), mentre il Ferrarij, il Menagio , 
il Morino, il Cellario e molti altri 
eccellenti ingegni, hanno faticato in¬ 
torno alle origini delle lingue , coti 
tanto profitto delle buone lettere , e 
(fon tanta gloria del loro1 nome. * 

Ne’ cinque fermoni fufieguenti con¬ 
tinua ri Santo a fpiegare quel luogo 
dcH’Efodo, in cui parlafi delle circo- 
ftanze e delle cerimonie, con le qua¬ 
li gli Ebrei dovevano facrificare l’a- 
gnello Pafquale ; e le va applicando 
al facrifizio di Giefu Crifto iu la cro¬ 
ce , cavandone anco delle inftruzioni 
morali; per i fuoi uditori , e fpecia-I- 
mente per i neofiti *, come fa nel fine _8 
del quarto fermone , dove gli eforta J 
alla fobrìetà e alla continenza; e nel 
fine del fettimo , dove con occafione y 
di parlare deg’i azzimi , infinua loro 
h mortificazione e la purità della vi¬ 
ta . Le note poi del Sig, Gagliardi fan¬ 
no fpiccare in ogn i luogo la fua erudi¬ 
zione e giudicio. E per dire alcuna 
cofa anco della perfetta critica , che 
in quefi’opera fi fcorge, frale molte, 
e importanti emendazioni con le qua- 

(*} p. 4^. 
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li il teffo del Santo in quella edizione j 
è corretto e migliorato, noi qui due , 
ne riferiremo, ac ciocché da effe pof- 
fa prendevi un faggio del rimanente. 
La prima è nel fine delia prefazione 
del Santo, dove leggendoli inalameli- ' 
te nelle vecchie edizioni, bomines ju- 

':2‘ fii{ probantur ) in camino bumiliatiomsy 
ut gufium perpejji tcntationum p il Sig. 
Gagliardi , col foccorlo de5 mfs. e- 
menda ottimamente , ut Aflum perpcf- 
fi tcntationum . Cerca egli poi l’origine’ 
di queffo errore, e felicemente la fco- 
pre , ravvifando efferfi. ingannati gli 
fcrittori per la fimilitudine delle let¬ 
tere , mentre hanno prefo nella paro¬ 
la Aflum la a per £, aggiungendovi la 
u dì piu per rilevare la fillaba.. * La 
conghiettura non può effere piu giu- 
fta , e che fia veramente com’egli perr- 
fa , fcorgefi dalla prima edizione de’ 
Sermoni del Santo fatta in Bafileanel- 
1” Ortbodoxograpba Patrum , apud Henri- 
cum Petrum i$6q.. dove queffo luogo1 
così leggefi per l’appunto , ut gejium 
perpefi tcntationum .. * L’altra emenda- 

F*59- Tiione incontrali: nel fine.del quarto fèr~ 
mone, poiché avendofi nell’ edizioni, 

fufer fcpulcrorum menfas , tremulis ebrie~ 
tate, manibus.: vina fundentes r fpiritum 

bai- 
* OSSERVAZIONE * * 
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balbutiunt, il luogo non era intelligibi¬ 
le in alcun modo ; e poco ajuto trae¬ 
vate da’ mfs. due de’quali leggeva¬ 
no , fpiritumfiti balbutiunt T e due al¬ 
tri fpiritum fiti rcbalbutiunt. II Sig. Ga¬ 
gliardi però accortamente difcuopre 
la vera lezione in mezzo a quelle 
fconciature,. ravvisando , che lo feri¬ 
tore avea prefo il fine di una paro¬ 
la, e attaccatolo al principio di un’ 

; altra ; e però doveri leggere , coni’ 
egli emenda, fpiritum fitire balbutiunt. 

L’ ottavo e’I nono Sermone, fono 
una fpiegazione di quel luogo del 
Vangelo di S. Giovanni,. da cui haf- 
fi il racconto deile nozze di Cana 

! di Galilea.. Nel primo' di' elfi S.Gatt- 
denz,iò- loda bensì la verginità ma ’ 

; condanna, però' que’ che biafimafiero’ 
; il maritaggio y ed avvertifee i padri, 

che fe bene pofibno inlìnuare a’ fuoì 
figliuoli f amore della, verginità, non 
polfono però comandar loro di far 
voto di perpetua continenza.. Molto P*8* 
lodelvole è il zelo del Santo , mentre 
con. quello' infegnamento veniva ad 
opporli, al coftume quafi univerlale dì 
que’ tempi , ne’quali i padri obbliga¬ 
vano fpeffo 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 qui il Sig* 
Gagliardi', il quale poco dopo in un’’ 
altra nota, rileva quanto venhTe al¬ 
lora da’ Santi biafimato a’ Criftiani I’ 
ufo della mtifica ite’conviti. Nell’al¬ 
tro fermone loda ii Santo particolar¬ 
mente la Vergile , fpiegando coni’ 
ella non perdette la "Verginità coi par- 

co torir Crilto , e moftrando, che la 
' rifpofta datale dal figliuolo in occa- 

lc, itone di quelle nozze , non fu lina 
J riprenfione, ma fu un miftero. Ver- 

fo il fine di quello fermone parla 
eruditamente il Sig. Gagliardi dell’ 

n ufficio dell'Archìtriclino , e rigetta un’ 
^ 1 ^'opinione del Cafaubonoinqueftopro- 

pofito(<r), con cui quel valorofo cri¬ 
tico erafi mal fondatamente oppofto 
al Baronio . 

Chiude il Santo col decimo fermone 
le fpiegazioni dell’Efodo , e il numero 
de’fermoni pafqualì ; e producendo in 
elfo quel faniofo pafio d Ifaia : Agvcvit 

f-tiy-bcs pcjfejforem fuurn , & afinus / e 
domini Jìù , efimina il Sig. Gagliardi 
con tale occafione, fe dallo fpiegare 
allegoricamente che fa il Santo quei 
pafio, venga a fortificarfi l’opinione 
cù que’ moderni , che dal confenfo 
degli antichi nell’ intender mi dica¬ 

mela- - 
fa} Exercìt. 13. in Raroir* 
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: mente le fuddette parole, hanno ere- 
duto potcrfì argomentare , che tal 
luogo d’Ifaia , non debba prendcrfi 
idoneamente. OfTerva indi poco do¬ 
po, come l’opinione del Santo , che 
il mondo abbia a finire, compiuti fei- ^ 

;mila anni , fu comune a S. Ireneo ep 
a Lattanzio * e che quella tradizione 

! giudaica da S. Agoflino e da altri 
è fiata difapprovata. 

Finiti i fermoni pafquali , fieguo- 
no quattro altri fermoni, con quello 
titolo: Incipìunt excepti trafbatus de di-? 13*" 
verfis capitulis ; e fono que’ per l’ap¬ 
punto che S* Gaudenzio nomina nella 
fua prefazione a Benevolo, dicendo: 
Quatuor procrea breviores trattatiti , 
fjUcs de diverfis capitulis Euangelii apud 

■te clim fuijfe me locutum prediàifli. Il 
primo di effi è intorno alla cura del 
Paralitico, fatta da Criflo in giorno 
di fabato \ il fecondo è fopra quelle 
parole del Vangelo : Nunc juììchm efl 
bujus mundi ; il terzo parla della na- 
feita del Salvatore, ed è un’ invetti¬ 
va contro l’avarizia di Giuda, e un 
efortazione -all’ elemofma e alla ca¬ 
rità verfo i poveri ; il quarto tratta 
della promena e venuta dello Spiri¬ 
to Santo . Chiamatili quelli excepti 
trattatiti , per edere flati raccolti da’ 

notai 
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notai nello fteffo tempo che il San- i 
to gli proferiva : e di quelli Notai o 0 
Exceptcriy che dir vogliamo, fi è fa- n 
veliato abbaftauza nel riferire la Pre- ^ 
fazione del Sig. Gagliardi ( ), il qua- 11 
le in una fua nota alla Prefazione F 
del Santo a Benevolo ( b ), offerva } F 
che non era coftume , di far racco¬ 
gliere da quelli Notai indillintamen- ' 
te i fermoni o prediche di chi che c 
fia , ma fol di que’che erano eccel- ! 
lenti per dottrina e per eloquenza .• 1 
Il terzo di quelli fermoni ha efattè 1 
Iodi fingolari dal Dupin, famofo op- 1 

50 pugnatore di S. Gaudenzio , come Io ( 
Hello Sig. Gagliardi accenna . Fa in 1 
efò fpiccare il Santo- il fuo zelo e la 
fua facondia , fpecialmente dove ri¬ 
prendendo i ricchi per la Htettezza 
che fogliono ufare verfo i poveri, ri¬ 
batte le fcufe loro , Ed è molto nota¬ 
bile ciò , che a rimproverargli fog- 

52 giunge : Pudet diacrc, pavÀtet rscordarij 
(juantus rnmerus ruflkorum, de pojfejjio- 
vibus pr£diPta pompa viventium , vel fa¬ 
me fit mortìiiis , vel eleemof ma Ecclejiz 
fnfientatus . Le note dal Sig. Gagliar¬ 
di a quelli fermoni , fono della me- 
defmia erudizione e finezza che le 

altge 
( a ) Tom. XXXIV. p. 89. 
0) pag. 3. 
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i, altre delle quali è corredata tutta l’ 
o opera ; e avendo egli elporta in erte 
;nna fua conghiettura intorno adì 

AStrategi, con. cui giudica , che quefrop.145. 
, Jmagirtrato non appartenere al tem- 
e pioi Sigg. Giornalifli di Lipiia (a) 

penfando averlo colto in fallo , mo. 
' ftrano, effere Hata quefta dignità mi¬ 
litare anco alla cuftodia del tempio 

, dertinata : ed è qui dove sfogano il 
mal talento da loro concepito contro 
il Sig. Gagliardi, e contro quell’ ope¬ 
ra ; lodandolo pofcia fubito dopo , per¬ 
chè abbia emendato- un luogo di S. 
Gaudenzio , e riporto myrum in vece 
di myrrhum .. * Poteva!! però , a dire?- * 5** 
il vero , nell’uno e l’ altro di quelli 
luoghi ufare da que’ dottifiìmi lette¬ 
rati maggior candidezza ; poiché 
quanto a’ Srrafegi , non è flato folo 
il Sig.. Gagliardi a penfare- , che un 
tal magirtrato nulla averte a fare col 
tempio ; e’J chiarimmo Giovanni 
Lightfooto- (. b ) dubita, fe il Tribuno 
di quel prefidio militare del tempio 
chiamar debba!! rp&7»ycg iS ìip* o 
^petrtiyòr 7v< Rinviai. Quanto poi al¬ 
la. emendazione di myrum in luogo di 

myr- 

(a)‘ Menf. cftob, 1722. p 48^. 
^OSSERVAZIONE.. * 

' (' b Hot. Hebraic- in Lue• c. 22, 
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fnyrrbum , avendo que’valent’uomini • 
forpafate a chiufi occhi tante piu : 
beile e piu importanti emendazioni J 
del tefto di S. Gaudenzio , fatte dal Sig. 
Gagliardi, potevano lènza rimorfo al¬ 
cuno diflimulare ancor quella , che 
non è cofa di gran momento . Ben 
farebbe flato aliai piu lodevole , che 
in vece di moflrar villa sì acuta in 
ifcorgere i falli altrui , favellerò al¬ 
quanto piu alfottigliata nel riferire 
un’ altra nota del Sig. Gagliardi, che 
così in vece di rapportare, che ua 
certo Salmo di Davide da lui accen- 

p. u i. nato, fa pollo nell’edizione dé’LXX. 
in ultimo luogo , com’egli dice , pecu¬ 
liare carmen , de quo hìc Gaudéntius, 
ex fiat in cditione LXX. Romana 1588. 
ULTIMO LOCO extra ordìvem , non 
avrebbero riferito, come han fatto, 
che fa pollo nell’ultima tomo (a) 
ULTIMO TOMO pefitum e/c. Riu- 
feirà aliai nuovo quell’ ultimo temo a 
chiunque ha notizia, che la fuddet- 
ta edizione di Roma non fi è mai ve- 
duta che in un tofnafolo. 

Il decimoquinto fermane d(S. Gau- 
p.,7 i.denzio è in lode de’ Maccabei. Spie- 

ganfi in elfo le ragioni , per le qual 
era vietato a’ Giudei nell antica leg 

( a) Meri/, cftj. p. 448. 
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ge il mangiar carne porcina ; e dicefi, 
e fiere flato quello precetto dato loro 
pudicitia fervandt, caufa , adducendop.177, 
anco i motivi, perchè non fiali rino¬ 
vato nella legge evangelica . Parla il 
Santo con quella occasione della proi- 
Dizione latta a’primi Crifliani, di ci¬ 
barli de’ foffocati e del fangue , che 

condo S. Gaudenzio non fono che u- ,7g 
na fola cofa , e ’I Sig. Gagliardi mo- ' 
lira , efière anche S. Agollino flato 
del mede-fimo fentimento, mentre ne5 
ibri contro a Fallilo , difapprova 1* 

opinione di coloro, che intendevano, 
che quel precetto di aftenerfi dal 
fangue , vietafie gli ammazzamenti. 

Il fermone fufieguente è quello , 
he S. Gaudenzio fece il giorno della 

fua ordinazione, alla prelènza di S, 
Ambrogio e degli altri Vefcovi, che 
ìd efia intervennero . Rapporta ivi 
1 Santo in primo luogo le ragioni 
per le quali aveva proccurato con, lSo> 
:anta rifoluzione , di fottrarfi al pe- ’ 
o del vefcovado ; quindi palla a Io- 
iar S, Filallrio, fuo precefiore ; po- 
èia, dopo efierfi rivolto a S. Ambro¬ 
sio , pregandolo di voler parlar efio 
dopo di lui, a nome degli altri Ve- 
covi affilienti, ffiiifce raccomandan- 
iofi loro, perchè gl’impetrino da Dic> 

la 
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la virtù dello Spirito Santo, per ben 
reggere la fu a chiefa . Chiama S. 
Gaudenzio nel principio di quello fer- 
mone, conforme l’antico Itile, i Ye- 
fcovi col nome di fommi facerdoti : 
Silendi licentiam a fummis faceràotibus 
’pojlulabam ; onde il Sig. Gagliardi ino¬ 
ltra, contro all’opinione del Baronio, 
eflere Italo coltume di que’ tempi , 
di chiamare i Yefcovi in tal manie¬ 
ra. * I Sigg. Giornalilti di Lipfia (a) 
accufano in quello luogo il Sig. Ga¬ 
gliardi di mala fede , per non aver 
voluto confutare il Baronio :: Poterat 
criticam advcrfus Baronium exjerere ; 

fed malnìt hac vice minorum cr.ìticorum ve- 
xilla[equi,. E pure è vilìbjle, s’egli ab¬ 
bialo o no impugnato , mentre io 
quella nota iltefia, che i Sigg. Gior- 
nalilti riprendono, ha prodotto con¬ 
tro al Baronio l’autorità di Francefco- 

t5,1 °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. Giornalilti , i quali altrove in 
quello propofito , con manifelta in- 
giultizia , non fi vergognano di afle- 

rire, 

* OSSERVAZIONE. * 
(a) M.'nf.céìcb. 1722. />. 489. 

(b) /. 3 de antiqa. Eccl. epifl. genere c.2» 
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rire ( a ) , jFLomano-catbolicos maximo 
omnes ìllos , qui iqforum placifis fi ffr an¬ 
gari nolint, odio prof e quiex differenti a 
cultus & fententiis contrariis prognato , 
0 violenti a merito detejlanda. * 

Succede il fermone decimofettimo, 
detto dal Santo die dedicationis Bafì- 
lic£ Concila Sanclorum. Quello fermo- 
ne è in lode fpecialmente de’Santi 
Quaranta Martiri; perchè avendo S. 

, .Gaudenzio 9 nel jfuo viaggio di Cappa- 
docia, avute alcune reliquie di que- 

, Hi Santi dalle nipoti di S. Bafilio , 
. che foggiornavano in un monaftero 
. di Cefarea, egli Hello portolleaBre- 

feia, e inlieme con quelle di altri San¬ 
ti , volle collocarle (biennemente, alla 

, prefenza .di molti Vefcovi, in quella 
chiefa , che dedicò in tal giorno , e 
ordino che folle chiamata Concilium 
SanHorum . La deferizione che fa S. 

p. 186. 

p.too. 

Gaudenzio del martirio di quelli San- 
j ti, è cavata in gran parte da S. Ba- 

filio ; e le note del Sig. Gagliardi a 
j quello fermone fon tali, che anco i 
u Sigg. Giornalifti di Lipfia fi fono con¬ 

tenta ti di dargliene lode . Spiega in 
, elle 1’ antico collume dì chiamare 

Concilia Martyrumque’luoghi, ne’qua-P-,SÓ* 
li le reliquie di elfi erano depolle ; 

loda 
( a ) Men(. cfleb. 1722. p. 502. 
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loda particolarmente Morrf. Majelli, 
perchè anco col parer fuo fiali relìi- 
tuito alla vera lezione il titolo dì 
quello fermone ; e ciò che piu pia- 

ggce a’Sigg. Giornalai fuddetti, loda 
* il Bar2Ìo , benché non fiegua il Tuo 

piacere . Quindi poco dopo emenda 
un errore dell’antiche edizioni , in 
luogo di ara Agatìni, col lòccorfo de’ 

F',9’mfs. e della conghiettura , ottima¬ 
mente riponendo in Anaunìa , che è 
la Valle di Notiti , poche miglia lon¬ 
tana da Trento. Molfrapofeia, con 
l’efempio di uno sbaglio prefo dal 

P-^-TilIemont fienza colpa Tua-, quanti 
falli caufar pollano le feorrette edi¬ 
zioni ; parla de’freddi rigorofi dell’ 

P-J95 Armenia ; e in fomma fa in ogni 
parte conofcere, qual fia la fua dot¬ 
trina e ingegno : il che fe bene feorge- 
fi in tutta l’opera, apparifee nondi¬ 
meno in quelto fermone piu che in 
qualunque altro luogo. 

Ne’due ■fufleguenti fermoni fpie- 
pi2iC, ganfi due luoghi del Vangelo. Il pri¬ 

mo è indiritto ad Sermitiium \ efpone 
il Santo in elfo la parabola de Villico 
iniquitatis. Chi folle quello Serminio, 
è affatto ignoto a noi ; benché S. Gan- 
denzio lo chiami erudito nelle facre e 
nelle profane lettere. Nelle antiche edi- 
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Spioni H Rome di Serminio era Itati» 
mutato in Germinio ; e qui fi è emen- i 
dato con la (corta de’mfs. Ualtro fer- 
mone è fopra quelle parole, che Cri- 
ito dice agli Apoftoli, Qiiia Pater ma* 
Jor me eft , ed è indiritto a un certo Pao- 
lo Diacono, il qual fi raccoglie effe- 
re fiato fratello di S. Gaudenzio, men-*3, 1 
tr* egli fteffo così Io chiama : Panie 
frater , carnìs ac fpiritus germanitate cd~ 
rìjfme. Ribatte il Santo in quello Ter- 
mone 3 con molta forza , l’erefia di 
Arìo, e la fetta degli Ariani , fofte- 
nendo, che quefto luogo del Vange¬ 
lo dee intenderli della natura umana 'ì 
di Crifto. 

Effendofi poi in queffa edizione ag¬ 
giunti agli altri fermoni di S. Gauden¬ 
zio i due feguenti , come il Sig. Ga¬ 
gliardi ha diftintamente narrato nella 
fua prefazione , fono perciò queftt 
Rati riporti in ultimo luogo. Nel pri¬ 
mo di elfi, che ha per titolo de Petto 
& Paulo, e che forte fu fatto il gior-P’134 
no feftivo di quefti Santi , parla S. 
Gaudenzio delle lodi , e del martirio 
loro. Dicono i Sigg. Giornalirti di Li- 
pfia ( a ) , che quefto fermone * 
prìmas tenet inter ecs , quos in Be- 
nirvoli tdibus fiqlfe habitos 3 Cl. Galean- 

Tomo XXXVI. C dns 
(a ) Alla menf. ollob, 1711. p. 485» 3 
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dus collcgit. Ma certamente in ciò fi 
p.234.è prefo equivoco , poiché il Sig. Ga¬ 

gliardi nella terza nota da luì appe¬ 
lla al fuddetto fermone , fa chiara¬ 
mente vedere cbe fu detto da S. Gau- 
dando jn Milano, alla prefenza di S. 
Ambrogio, e non in Benivoli cdibus, 
le quali erano in Brefcia . E riguar¬ 
devole un emendazione di quello fer¬ 
mone , fuggerita al Sig. Gagliardi dal 
celebre Sig. March. .Maffei , il filale 
leggendo nelle vecchie edizioni di que¬ 
llo fermone le parole pretiofum fidei 
murum , ravvisò con Angolare accor¬ 

pa 37gimento, doverfi fcrivere,pretiofum fi- 
dei myrum ; effendo frequentiflìmo Io 
fcambio della y in u prefiò gli anti¬ 
chi , come provafi dal ritrovare /E- 
guptus, in vece di /Egyptus j Suria e 
Suracufa, in vece di Syria, e Syracnfa. 
Grato per tanto il Sig. Gagliardi ver- 
fo quelto letterato, pe pària qui con 
lode diltinta , chiamandolo bonarnm 
crfìum columen. Non fi fa intendere , 
per qual cagione fia flato mutato quel 
columen i‘n columnam da’Sigg. Giornali- 
Ili di Lipfia (rt), i quali tornano qui 
a dolerfi , che non fiafi trattato il 
Barzio dal Sig. Gagliardi con quelle 
mifure che ufa col Sig. March. Maf¬ 

fei. 
(•) A 490. 
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fei. Se però in ciò avedero avuta fi- 
nidra intenzione , il che da noi non 
fi crede, farebbero venuti a inoltrar- 
fi contrari al codume de’veri lette¬ 
rati , .a’quali nè la gì ulta lode nè il 
giudo biafimo che altrui fia dato , 
giammai fpiacer dee . L’ ultimo fer- 
rnone di S. Gaudenzio è de vita , Ù ob¬ 
itii B. Pbìlaflrii Epifcopi pr£decejforis 
fui. La fincerità di quello fermone vie-P-2^* 
ne (labilità da Ramperto, che fu Ve- 
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 edo da S. (Gaudenzio mol¬ 
ti particolari della vita di 5. Filadrio, 
di cui dice aver^ folennizzata la feda 
quattordici anni, A quello Sermonep.244> 
fuccede un antico Ritmo in lode di S. 
Filadrio, che fu .alcun tempo credu¬ 
to di S. Gaudenzio , per quanto rfle-p i4(J 
vafi da Ramperto; ma con l’autorità^ 
dello dedo Ramperto, e con altri in¬ 
dici ancora, dabilifce il Sig. Gagliar¬ 
di, non edere legittimo parto del San¬ 
to , benché per altro fia vano inda¬ 
gare , chi ne poda edere dato f au- 
tore. ^ 

Chiudefi ^ueda nobile, e per ogni 
capo pregevoliflìma edizione, con due 
opufcoli, l’uno di Ramperto, e l’altro 

G 2 di 
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(dì Adelmamo , amendue Vefcovi dì 
(Brefcia. L’opufcolo di Ramperto nar¬ 
ra la traslazione delle, relìquie di S. 
Julaltrio, fatta da lui nel tempo del 
ilio yefcovado, l’anno 838. A quello 
jfermone è prepolla una prefazione 
'del Sig. Gagliardi, con cui efaminan- 

ì5* 53'do la ferie de5 Vefcovi di Brefcia con 
particolare accuratezza , flabilifce , 
effere flato S. Filaftrio il fettimo , e 
Ramperto il quarantefimo Vefcovo di 
quella città. Vedendofi poi in fronté 
ja quello fermone, defcritti da Ram-i 

p.i6i.ferro fucceffivamente i nomi di tren¬ 
ta Vefcovi di Brefcia , riflette a ra¬ 
gione il Sig. Gagliardi, quantofiagio¬ 
vevole, che sì fatti documenti fcrittì 
ne’baffi tempi, fiaao pervenuti infi- 
no a noi. Parla indi nelle note dell’ 
antico collume dì feppellire ì corpi 
de’ Santi fotto gli altari ; oflerva , e 
(piega molte voci ftrane , che in Ram- 

•p.il$$ert0 s’incontrano , tra le quali dalla 
yoce Gotica Atta raccoglie, efier que¬ 
lla lingua in qualche parte d’Italia, 
fiata volgarmente in ufo nel fecolo 

vxUwm j e finalmente emenda il tello 
di quello fermone con due importan¬ 
ti correzioni , tratte da due tefti a 
pènna della cattedrale di Brefcia. 1 

< J/opufcoIo di Adelmamo è. la fan*?. 



A lCT ICOL O'II. * 
fa epiflola ad Berengarìum de veritaiè 
corporis & fanguìnìs Domini v Ancoi 
quella è preceduta da una Prefazìo^.aSfi 
ne del Sig. Gagliardi fròlla quale e* 
fantina diligentemente , quando co¬ 
minciane a divolgarfi Terefla di Be¬ 
rengario , e in qual tempo folle pre- 
diamente fcritta quella epiflola da 
Adelmanno ; il che flabilifce , efiere 
Rato nell’anno 1047. o fors’anche nel 
principio del- 1048. Cerca egli dipoi, 
in qual anno feguifle la morte, di^’ ^ 
■Adelmanno ; e riprovata T opinione di 
Ottavio Raffi, che fcrifie elTer fegur- 
ta in Brefcia,in un conflitto-contro ' 
a’Beren^ariani Tanno 1046. teitipó 
in cui ne Adelmanno era ancor Vefco- 
vo di Brefcia * nè Terefla di Beren¬ 
gario poteva appena efiernata, pro¬ 
duce qualche probabile conghìettura, 
che Adelmanno vivcfle nel vefcovado 
fino all’anno 1061. E perchè quella 
epiflola di Adelmanno è imperfetta ,p>ls>0< 
racconta ivi il Sig. Gagliardi le dilic 
genze da fe praticate per ritrovaci 
e pubblicarla intera; ricercandone in 
Roma, in Firenze , in Parigi, èd ìn 
Vienna, ma Tempre invano. Le no¬ 
te alla luddetta epiflola Tono-ripiene 
della, folita erudizione , e parlali kT*2" 
effe deH’ufiicio di Seola/lico, fi rigetta 
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un’opinione del Launojo, da quello 
aurore propolla, nel fuoTrattato de 

p. ico.celebrioribus in Occidente fcholis \ fi e- 
famina un racconto del Monaco Mal- 
besburienfè;e mollrafi , contro a Giu- 

p.^opleppe Vifconte , che il battefimo per 
merfionem ufavafi pur anco nel fecolo 
undecimo dalla Chiefa Occidentale . 
In line , dopo quella epiltola , ag- 
giunge il Sig. Gagliardi alcuni Ritmi 
alfabetici di Adelmanno, i quali emen¬ 
do flati nella infigne opera fiampata 
in Parigi y col titolo Tbefaurns novut 
Anecdotorum ( a ) , .malamente attri- 

?,314 buiti a Berengario , il Sig. Gagliardi 
in una fu a ammonizione, a’medefimi 
Ritmi premelTa , con ragioni ben 
chiare , gli reltituifce al vero loro* 
autore. 

Si rende fommamente defiderabile* 
che a quella edizione di S. Gauden¬ 
zio , faccia il Sig. Gagliardi fuccedere 
ancor quella di S. Filaltrio r altro Ve- 
ifeovo di Brefcia , intorno a cui ab¬ 
biamo' rifeontro-, che egli Itia con¬ 
tinuando le fue dotte fatiche *, men¬ 
tre, e dalla edizione di efio fatta nuo¬ 
vamente dar celebre Sig. Giovannal- 
herto Fabbrizio ( b ), e dal faperfi , 

che 
( a ) Tom. IV. p. n 3. 
i,b) Hamburoi jyzi. 



Articolo IL 5*. 
che qualche altro letterato oltramon¬ 
tano vi ftia attualmente lavorando 
intorno , fi comprende abbaftanza , 
qual fia il pregio e 1* importanza , 
di avere tèmpre piu emendata e il- ‘ 
lullrata l’Opera di quello Padre . 
Con che noi porremo fine al pretès¬ 
te articolo , in cui da ciò che fi è 
fuccintamente accennata , ben coi\i- 
prendefi , quanto poco fia da fidarli 
delle relazioni de'Giornalilli oltramon¬ 
tani , e fpecialmente de’ Sigg. Auto¬ 
ri degli AttidiLiplìa, quando pren¬ 
dono a riferire Opere di letterati 
Italiani. Però farebbe affai piu lode¬ 
vole, che o del tutto tè nealteneffe- 
ro , o quando pur voglian farlo , il 
faceffero 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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À R T I C O L O III. / 
r ' •* ■ ■ * ' *• ‘ * J 

Lettera del Sig. Dott. GiovaMBAtIstA 
Filici j Fiorentino, intorno al canto 
delle cicale -, Scritta tanno 1717. al 

. Sig. Dott. Pafcafio Giannetti, Letto¬ 
re ordinario di medicina > nell’ univer- 

. /Sta dt Fifa. • • 
. Ecccllentifs. Sig. ■> 

*• . I . ■ ■ . • i DÀppoìchè io intraprefi io ila- 
dio della naturai filofofia, nella 

quale J’altc Saper di Lei-maraviglio¬ 
samente rifplende* per un certo con» 
naturai defio dìrintracciareC per quan¬ 
to ad umano ingegno è conceduto } 
le opere maravigliofe dell’onnipotente 
Creatore in quello vailifiìmo teatro 
del mondo, incominciai a Sprezzare la 
fama della moltitudine degli uomini *, 
la quale come rade volte il vero dal 
falfo difcerne , così fuole defraudare 
della loro giuSta commendazione que» 
gli avventurofi fpiriti , che piu degli 
altri vanno affaticandofi nell inchieila 
del vero * Stimando perdimento di terrn 
po ciò che riputar fi dovrebbe acqui* 
fio grandifiimo. 

Tra le falfc opinioni, di cui èim- 
-7.3 3 t> bevu- 



r • A R T I G O L O III. ’ 57 

bévuto T ignaro volgo, una li è, che 
vano e del rutto mutile fia Io ftudio 
di quelle cofe , che per la loro pic- 
ciolezza appena poffono edere og¬ 
getto della noftra veduta, quafichèla 
natura tutta non fode intela nelle co¬ 
fe minime . Quindi è , che di niun 
pregio fono giudicati que* piccioli a- 
nimaietti, che da’filofofì col nomed* 
infetti furono addimandatì : ‘Quelli 
appredo la maggior parte degli anti¬ 
chi furono in sì poco pregio tenuti, 
che non da una determinata Temen¬ 
za j ma da una -fortuita unione di fjarti, anzi dalla della corruzione del- 
a materia, furon creduti generarli . 

■E farebbe forfè durata lino a’tempi 
noftri una sìfalfa opinione ,• fe raccu- 
ratilfimo , e non mai baftantemente 
celebrato Francefco Redi, a cui non 
•Teppe la natura .occultare niunp de’ 
Tuoi rilevanti fegreti , non avelie con 
efperienze infallibili fatto vedere e 
quafi toccar con mano, che tutta la 
moltitudine degli animali , da cui è 
si vagamente -adorna quella noftra 
terra, nafce da certe determinate fe- 
menze , le quali furono con infinita 
provvidenza ed arte dabilite dal gran 
fattore delluniverfo, allora quando. 
'-Mojfe d.i prima quelle cofe beilt» - *.t 

- - C 5 De- 
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Determinato per tanto, che tutte 

le create cofe iìano di fimil pregio 
fra. loro; e che quelli termini di piu 
e meno nobili y hano al tutto fcono- 
fciuti alla natura ; imprefa y per mio 
avvilo , affai lodevole farà quella di 
andare invelligando Te azioni dique- 
gli infetti, che l’indùftria degli uomi¬ 
ni per dottrina piu riguardevoli, noa 
ha faputo ancora difcoprire. 

Nella generazione di quelli, notili 
hme tòno quelle beftinole , che per 
l’acutezza del canto loro, e perla lun¬ 
ga durazione di quello,, co!nome di 
CicaJe furono chiamate; ma ignotif- 
limo è altresì il modo* con cui elle sl 

altamente rifuonano ; onde quel fu- 
blimiflìmQ ingegno.del Galileo,. 
Che [opra Tutti come aquila vela y 

nella fa mo fi {firn a opera del Saggiato¬ 
re., per additarci quanto difficile fia 
V inveftigare tutti i modi co’ quali 
la natura produce il fuono , fi vale 
deir efempio* delle cicale , intorno alle 
quali egli non feppe in fua chiara 
guifa comprendere , come producef- 
fero quell’ altiffimo flridore , che ne* 
giorni piu ferventi della Hate fa rifo¬ 
nare tutta la campagna ; e per que¬ 
llo va fìngendoti quella non men bel¬ 
la che vaga iflorietta , la quale per 

noti- 
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notizia di chi non favelle veduta an¬ 
drò qui trafcrivendo . Racconta in 
quella di un uomo ingegnofo, il qua¬ 
le benché avefle col Tuo perfpicaciflì- 
mo ingegno trovato var; modi co’ 
quali fi forma il Tuono ; non arrivò 
per tanto a fàpere come cantano le 
cicale. Io non traferivo tutto il rac¬ 
conto , per efler noto e lungo molto, 
contentandomi di riferire quella par¬ 
te follmente 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- ,r 
fer quali pofiìbile , che vi fodero al- 
tre maniere di formar voci, dopo a- ” 
vere, oltre ai modi narrati, oflerva- 
totanti organi, trombe, pifferi, ftru- n 
menti da corde di tante e tante for- ” 
te, e fino a quella linguetta di fèrro, ” 
die fofpefa fra’denti , fi ferve con » 
modo ftrano della cavità della bocca » 
per corpo della rifonanza e del fìa- » 
to per veicolo del fuono \ quando di- 
co ei credeva d’aver veduto tutto , » 
trovofli piucchemai rivolto nell’igno- » 
ranza e nello flupore , nel capitargli » 
in mano una cicala , e che non per )> 
ferrarle la bocca , nè per fermarle T 
ali poteva nè pur diminuire il Tuo al- ?> 
tiffimo flridore, nè le vedeva muove- jj 

C 6 „re 
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„ re (quotarne , nè altra parte ; e che 
„ finalmente alzandole il caffo dèi pet- 
„ to, e vedendovi fiotto alcune cattila- 

gini dure ma fiottili, e credendo che 
„ lo ftrepito, derivaffe dallo fquoter di 
^ quelle » fi riduffe a romperle per far- 

la- chetare, ; e tutto fu in vano : finT 
chè fpìngendo fi ago piu addentro , 
non le tolfie ' trafiggendola colla voce 
la vita . Sicché nè anche potè-accer* 

” tarfi , fe il canto derivava da quefc- 
3 la; onde fi rjdufie a tal diffidenza dei 
” fino fiapere, che domandato come-fi 
33 generavano i filoni , generofamente 
33 rifipondeva di fiapere alcuni modi ; 
33 ma che teneva per fermo poterven® 
y? effere cent’altri incogniti e tnopinabi- 
33 li. « 

Da quello racconto1 , che io non 
per altro fine ho voluto ridurre a me¬ 
moria di V. S. Hccell. che per dare 
qualche luffro alla prefiente lettera , 
potrà ella chiaramente comprendere-, 
quanto oficura foffe ed intrigata la 
qvùftìone che io intraprendo a tratta^ 

, ìe, anche in queTelkiffimi tempi del 
Galileo , che fu della libera fìlofofia 
il primo reftauratore , avendo fran¬ 
camente fcoffo il perniciofiogiogo delr 

* fiautòrità,. 
u Che pet tant' anni avta fciato il viro. Jl 

* tp • -x 
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E ciò fi renderà vie piu palefe j afe 
ra quando andrò efponendo-le sì va¬ 
rie opinioni degli antichi filofofi $ 
nello itabifire il modo Con cui le cr¬ 
eale producono il loro altiffìmo can¬ 
to. Perdoni per tanto la fommagem 
tilezza di V. S. Eccell. quello mio ar¬ 
dimento tutto pieno dJ un ofiequiofo 
rifpetto, e me fornente indirizzi per 
quelle ftrade che a difeoprire la bel¬ 
la verità pofiòno condurre il mio de¬ 
bole intendimento. ■ ■ ' 

Ma prima di maggiormente inol¬ 
trarmi ( acciocché quello mio ragio¬ 
namento proceda con qualche ordinò) 
ftimo neceffario il porre fólto agli oc¬ 
chi di V.S. Eccell. tutte quelle fpe- 
eie di cicale che nella-nofira campa¬ 
gna di Firenze mi è fiato perméffo dì 
ritrovare. Si compiaccia adunque di 
rifguardare la prima tavola , nella 
quale ne ho fatto ritrarre al na-T 
turale fino al numero di 5f co’loro 
rnomì; che tante fono quelle, che ho 
.veduto nel fine della prefente fiate ; 
<nel qual tempo eflendo quafi pittata 
.la ftagione di quelli infètti , non è 
fiato forfè poflibile il ritrovarne di 
tutti quella quantità , che per fare 
uri intera deferizione farebbe fiata 
'cecefiafia. Que|to però poco mi fgo- 

i . mentai 
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menta ; poiché non è mio intendi¬ 
mento l’andare efaminando tutte le 
differenze delle cicale, e fame (opra 
dì effe un’intera noto mia ; falciando 
quella imprefa a chi avrà piu tempo- 
di me , e maggiore opportunità di 
foddisfarfi nello lludio della naturale 
ifloria : folo mi balta di fpiegare e 
porre in villa agli fludiofi delle colè 
Maturali quegli armonici ilrumenti , 
per mezzo de’quali la natuta ha fa- 
puto diftinguere le cicale dalla gene¬ 
razione di tutti gl’infetti. 

Efpofte brevemente quelle cofe ; 
per venire a capo piu follo che fia 
poffibile dell’impegno che ho prefo 
con V. S. Eccell- palfo ad elaminare 
le principali opinioni che darfilofoft 
piu infigni tenute furono intorno al 
Canto delle cicale e primieramente 
afFerifco, che per quanto abbiano ad¬ 
operatod’ingegno e d’accuratezza, 
affine di rintracciare la vera cagio¬ 
ne di quello’ effètto naturale ; non 
hanno certamente , per mio avvifo r 
ritrovato nulla di pofitivo1 . Nè ciò 
dee arrecarci alcuna maraviglia ; im¬ 
perocché come potevano mai que” 
dottiffimi uomini dell’ antichità otte¬ 
nere l’intento loro, fe prima non era¬ 
no loro manifefti gli frumenti de* 
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quali fi vale la natura per fare irri¬ 
dere quelli infètti? Quindi è che gli 
Egizj s’induffero ad opinare r che it 
canto loro- procedette da quello acuta 
itile a,pungiglione che dir vogliamo,, 
che tenacemente Ita loro attaccata 
al capo ; prendendo con quella fapia 
come noi facciamo con la bocca. AI 
fèntimento di quefti pare che fi ac¬ 
corda fie S- Gregorio Nazianzeno 
mentre reltando anch’egli ammirato 
dellarmoniofo canto delle cicale, la- 
iciò fcritta nel fila greca idioma le 
fèguentr parole, le quali nella noftra. 
tofcana favella così fonerebbero : Chi 
è quegli ,, che diede afte cicale lo fini¬ 
mento fopra il petto, e le cantilene, e f 
arie fopra i rami degli alberi, quando dal 
fole fon moffe a cantare fefiofamente fui 
mezzogiornol Un'altra filmile ammira¬ 
zione fi trova nell’ EfTamerone,, o fìa 
nelle fei Giornate di Si Bafilio , i! 
quale prorompe in quelle parole : 
Quìs contendi modus ricade ; ut in meri¬ 
die magic ìncnmhant ricade cantui aerir 
traci ione , que fìl cum pelila expanditury 
fonum elidentes ? Ora con pace e pro¬ 
fondo rifpetto di quelli due dottiffi- 
mi Padri, al mio cuor fempre vene¬ 
rabili , inoltrerò chiaramente, che le 
cicale nel produrre il canto loro ope¬ 

rano 
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ranò con modo tutto diverfo da quèfc 
10 , che elfi 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- 
f, che è fiato loro recifo il capo ; 
11 che fu offervato ancora dall’erudi¬ 
tismo Cardano nel libro VII. della 
Varietà delle cofe, e da- Alberto Mal 
gno , come : fi vede nel lib. XXVI. 
•degli animali, dov’egli cosi ragiona: 
Experti fumiti ego & focii meì , a no ci 
tapite amputato t din càntat cicada , in 
pectore fonane , ficut fecit ante a. Nè fo- 
lamente canta la cicala, tagliato che 
è il capo dal petto; ma fi mantiene 
appreflo così vivace e fiera, che du¬ 
ra piu d’un ora a muoverfi liberamen¬ 
te , come fe male alcuno non folle ad 
ella intervenuto . Quello gran privile¬ 
gio di campare qualche tempo fenza 
Scapo , non è fiato alle fole cica- 
ile dalla natura conceduto ; impercioc¬ 
ché veggiamo, che molti altri infetti 
godono lo Hello vantaggio, come fono 

* le mofche, che prive del capo vivo¬ 
no un giorno, e volano per aria ; le 
locufte ; e tra gli animali freddi le 

-tefiuggini terreftri, le quali fecondo 
la tefiimonianza del Redi , vivono 

• fino in 23. giorni . Con la certezza 
t * 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 prò-’ 
durre il loro altiffimo ttridore. 
.Non meno dellaltre improbabile è* 

1? opinione di Ariftotile intorno al 
canto delle cicale. Credette egli ge¬ 
neralmente, che il fuono in tutti gl* 
infetti fotte prodotto dalla commo¬ 
zione di certo fpirito a loro innato; 
Ecco le fue parole del iib. IV. della’ 
Storia degli animali cap. 9. Omnia ve~ 
rp. in eo genere membrana fepto tranfver- 
fofubdita , qua pr&cìncium corpui dì fi in- 
gjiìtur , [onaiit, ut gcnus cicadarum , at¬ 
trita fpiritus. E nel libro della Refpi- 
razione, volendo fpiegare l’operazio; 
ne di quella membrana nelle cicale; 
fi dichiara in tal maniera : H& cnim 
pejrivde ac Jufpirabundx , fpiritu fonum 
reddunt’y quìa cum innatus & mfiìus Je- 
ppo tranfverfo fpiritus attolììtur & con- 
tr abitar, evenit ipfius membrana feri at- 
tritum. Siquidem hanc partem non fecus 
tnovent atque ceterci ammalia extrinfecus 
aerem pulmonìbus arripientia , ut pìfees- 
brancbias agitantes ec. 

. Dalle parole del mentovato tetto 
fi vede , che Ariftotile due cofc tti- 
mò neceffarie per la produzione de! 

: ’• ^ Tuono 
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fuono nelle cicale : la prima è un 
certo non fo quale fpirito del corpo 
loro, che egli innato addimanda; la 
feconda una certa membrana, polla 
fotto il Tetto trafverlò . E per me, 
glio fpiegarne Tufo nel libro della Re- 
Ispirazione, fi valle delTefempio de* 
fanciulli, i quali col muovere intor¬ 
no per lor traltullo una canna bu¬ 
cata , da cui penda una picciola 
membrana r producono un ronzio 
molto fenfibile , e in qualche parte 
fimigliante al canto delle cicale. 

Dovendoli adunque ridurre ad e- 
fame la léntenza di quello gran fi- 
lolòfo; dichiamo , che ancor eflo in 
vano fi affaticò a fpiegare come can¬ 
tano le cicale ; e che per farla da 
filolòfo , meglio infegnava additan¬ 
doci la particolare ftruttura e attac¬ 
camento di quella membrana , che 
egli dice eller polla fotto il Tetto 
tralverlò , e pofcia adoperarft con 
maggior chiarezza a fpiegare il mo¬ 
do con cui ella potelfe si altamente 
fonare . Era parimente necefiario il 
dire, fe ella è tela o rilafiata; e per 
fine come Io fpirito innato nel fetto 
trafverfo innalzandofi infieme ed ab¬ 
ballandoli , produca T attrizione di 
eflà membrana* 

Ma 
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.Ma Ariftotile , come era un filofo- 

fo dì altiflìmo ingegno ; e che con 
maggior diletto fi pafceva delle fpe- 
culazioni aftratte e metafifiche, che 
delle cole che fi trovano fcritte per 
entro il gran volume delfumverfo ; 
fu forfè contento di fingerli quel mo- 
dò , che piu fembravagli acconcio 
per ifpiegare il canto di quelli in¬ 
fetti ; lènza prenderli briga di an¬ 
dare a vedere con gli occhi fuoi co¬ 
me ftefle il fatto ; il che fpefle vola¬ 
te ha operato nella fua fifica , con 
difavantaggio del fuo nome e de'fuoi 
fedeli feguaci ; i quali per Io piu 
non riconofcono altra verità che quel¬ 
la che fi ricava da' fuoi detti . Ma C 
quanto (o Dio! ) agevolmente f in¬ 
gannano coloro, che per invefiigare 
le cagioni degli effetti naturali, non 
hanno altra migliore fcorta che la 
propria fantafia ! Quante belle ipo- 
refi , quante beUe idee fi formano , 
quante cofe fi veggiono col penfieroj 
che poi agli occhi del corpo fi ren¬ 
dono del tutto invifibili ; perchè for¬ 
fè non furono mai in quello mondo ! — 
E vero , e noi niego , che i noffri 
fenfi non fono così fedeli, che ci pof- 
fiamo inter amente fidar di loro ; 
ma è altresì vero3 che la ragione da 

fer 
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fe fola veder non puote ciò che ètti 
veggiono fvelatamente ; onde il no-/ 
ftro divin poeta Dante , che tutte 
feppe, e di tutto maravigliofamente' 
fcrille, nel can. 2. del fuo Paradifò, 
fìngendo d’effer giunto con Beatrice' 
fi/a guida *, al corpo della luna , é: 
ravvifate in eflo quelle macchie, che 
quaggiufo in terra danno agl’idioti 
occasione di vaneggiare ( inventando 
divérfe favole) ed a’filofofi motivo di' 
efercitare il proprio ingegno ; le fal 
quella dimanda: ■ * 
Ma ditemi , che fon li [egai bui * 

i Di quefio corpo , (he Inggiufo in terra 

Fan di Caia favoleggiwe altrui ? 

Ella ferrile alquanto : e poi : s'egh erra 
L3 ipinion , ni di/fe, de'mortali , 

Dove cbiave di ferfo nen di/ferra , 

Certe non tr devriar. funger gli Jìraìi 

' D'ammiratone ornai ; poi dietro a'[enfi 

. Vedi che la ragione ha corte Pali . 

Ma diafi qualche feufa a que’tem* 
pi ofeuri, ne’quali efTendo gli uomL 
mini pochiflimo vaghi di enervare , 
fi Iafciavano cecamente guidare dal¬ 
l’autorità di quelli che piu fivj re¬ 
putavano; ond e che fe hanfto credu¬ 
te e - fcritte cofe non vere , debbono 
efler da noi cortefèmente -compatiti, 
efiendofi renduti limili a quelle peco¬ 
relle , di cui Dante ebbe a d ire * • -1 

» Come - 
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Come le pecorelle efcon dal chiufo. -, 

Ad una , a due , a tre•> e Valtre fiatino 

Timidette atterrando P occhio e'I muf> : 

\E quel che fa la prima , e l’alt re fanno , ■ 
Addojfandeft a lei , s'ella far refi a « 

Semplici e quete , e lo’ imperché non fann'. 

- Molte altre opinioni di minor mo¬ 
mento potrei efporre al perfetto giu- 
dicio dì V. S. Eccell. intorno al canto 
delle cicale *, ma ficcome io (limerei 
di abufarmi della di lei fofferenza J 
così fon certo, che farei troppo gra¬ 
ve torto al fuo fommo fapere, a cui 
non fidamente quelle che per bre¬ 
vità tralafcio , copie anche tutte le 
altre che fin qui ìio riferito, faran¬ 
no notiflìme, 
A puifa del Vtr pritrjo che Fuetti crede. 

Laonde Tnì retta , che quanto piu 
pollo col buon voler m’ajuti a porre 
fotta l’accuratilfima villa di V. S. Ecc. 
t di tutto ’l mondo filofofico il vero 
organo di cui fi vagliono le cicale 
per formare il loro fortilfimo ftrido^ 
re . E primieramente bifogna avvera 
tire, che non tutte le cicale cantano^ 
ma folamente i mafchj in ciafcunà 
fpecie ; onde Eliano nel lib. I. degli 
Animali al capo 20. ìafciò fcritto 
quella vaghilfima fentenza : Hoc ca- 
nendi fludium folis maribus a natura tri- 
buUtm e/l: cìcada femina muta efl-, ac 

more 
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more fpon/e, verecund& filentium /ibi con¬ 
venire exi/limat. Lo ftefio infegnò A- 
riftotile nel V, lib. della Storia degli 
Animali al cap. 30. dicendo ; Mares 
uCroque in genere comuni : femim filent. 
E nel libro poco fa citato della R.e(pi- 
razione, s’impegna a renderne la ra¬ 
gione, con dire, che i mafehicanta¬ 
no, perchè fono di temperamento piu 
caldo, e hanno quella membrana idea¬ 
le, piu volte dà lui nominata, di cui 
fon prive le femmine. 

Che i mafchj fiano piu caldi delle 
femmine, quefto è forfè detto gratui- 
tamente , nè v’ha ragione alcuna 
che ci perfuada a crederlo ; onde re¬ 
ità indecifo il dubbio. 

Ma dato e non concedo , che ciò 
fofievero; ^fognerebbeprovare, che 

calore forte la caufa efficiente del 
canto loro .. E bene credibile ? che 
quello vi concorra come mezzo e con- 
dizion neceflaria; poiché veggiamo , 
che di notte Hanno chete , come fe 
mute diveniflero ; e che allora inco¬ 
minciano a cantare , quando il fole 
fortemente le (calda ; onde il noltro 
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 Mafia , eie ti meni a! fcl di fiato 

Sopra un palo a cantar con jì oran lena , 
Ciò d'egri* intorno ajfiordi le brigate , 
E finalmente ficeppi per la febietta . 

Quindi è che i paefi freddilfimi , 
,come fono i fet.tentrionali , non am¬ 
mettano quella razza d’infetti; giu¬ 
da la teflimonianza d’autori di fede 
degniffimi. Ed ebbe ragione Arilloti- 
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 , ab¬ 
bonendo i luoghi frefehi e le ombro- 
fe felve, poiché, come bendiffe Vir¬ 
gilio» ; ' • 
Sole fai ardenti refionant ari ufi a cicadis . 

Notate quelle cofe, per non m’ab- 
«fare con altre digreflìoni della fom- 
ma cortefia, con cui V. S. Ecc. vor¬ 
rà degnarli di leggere quella mia let¬ 
tera, che oramai troppo lunga e pro- 
liffa riefee, pafferò a (piegare in bre¬ 
vi parole il prodigiofo‘ artificio, per 
opera del quale ]e cicale cantano sì — 
altamente. Dico fra tanto, che i ma- T 
fchi in ciafcheduna fpecie danno nel-jJ A/* 
la pancia una cavità affai notabile, ei eiy‘ 
nella parte anteriore di quella due 
forami ricoperti da certe membrane 
jtenuilfime N N , le quali nelle cicale 

della 
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della prima e feconda Specie ione 
molto maggiori che nell’altre , e ve 
dute in alcune poh ture determinate 
ci rapprefentano i colori dell’iride 
.Tofto che io ebbi /coperto quelle 

* .membrane j mi venne un dubbio, cte 
dal tremore di effe nafeeffe Io ftrido- 
re delle cicale ; onde per chiarirmene 
con la punta d’un ago le ftiacciai tal¬ 
mente, che appena ve ne rimafe ve¬ 
stigio ; ma non qflanté la Cicala fe- 
gukò a Stridere piucchemai . In ul¬ 
timo mi venne voglia di fiaccare la 
pancia dal petto, e diconfìderarlaa 
parte a parte, con la fperanza di avere 
a ritrovare gli finimenti del fuo canto: 
onde levato quel Tetto intermedio «he 
la copriva, il qual è dì color verde* 
e così gentile che per poco fi rtrap- J3a , cominciai con la punta del colteli 
o a fluzzicare gentilmente certi mui 

Tav. TcoIì AA , che mi fi feoperfero di 
Il.fig.fubito, i quali Hanno fortemente at- 
i.e lo taccati ad una certa cartilagine tri¬ 

angolare B , porta nella parte ante- 
„ riore della pancia, e vanno a termi- 

• nare in due piccioli offetti o cartila¬ 
gini dure CG. Dal mezzo di quelle 
fi partono certi filamenti fottilirtimi 
CD, GD, i quali certamente altro 
non fono , ^che. tendini de’fuddetti 

i. mufeo- 
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tnufcoH, AÀ . Ora quelli t efìdini fo¬ 
no attaccati lateralmente ad alcune 
cartilagini affai confitenti e dure È È, 
le quali ubbidifcono alla contrazio¬ 
ne e diffrazione de’mufcoli A A, in- 
nalzandofi e abbaffandofi fuccemyi- 
niente j e da quello lor moto alter¬ 
nativo lì fa una tale attrizione , da 
cui ne rifulta uno ftridore affai^ fen¬ 
dibile, che è quello che noi Tentiamo 
?uando le cicale cantano. Parrà for- 

e a V. S. Ecc. che io la faccia trop¬ 
po da franco, impegnandomi a di¬ 
re cha le fuddette membrane E’E 
fono l’unico finimento della voce in 
quelli infetti ; ma quèfta mia fran¬ 
chezza da molte prove è nata, fit¬ 
te alla prelènza di molti letterati a- 
mici miei , e fpecialmente del Sig. 
Ab. Antonmarja. Salvini , il cui fa- 
pere valtiflìmo, liccome è fuori d’o- 
gni invidia , così ad ogni laude an¬ 
corché grandiffìma fi rende fuperìore. 
E ciò eh* io dico d’aver veduto con 
gli occhi miei, e fatto vedere altrui, 
fi può da chi chefia conformila fa¬ 
cilità fperimentare, quando le cicale 
fon morte di frefeo , movendo ante¬ 
riormente con uno ftecco o con la 
fottìi punta d’un ago que’due men¬ 
tovati offetti CG , fecondo la dire¬ 

mmo XXXVI. * TX zmz 
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zìone &e*mufcoIi A A, a’quali, cor 
ine fi è detto, ftanno fortemente at¬ 
taccati ; imperciocché fi vedranno 
muovere le due membrane fonore 
E E, e produrre lo ftefio canto, che 
noi Tentiamo quando le cicale fon 
vive . In ultimo debbefi avvertire , 
comeapparifcedaVa figura 2.e 12.de!- 
la Tavola II. che le cartilagini fonore 

' EE non fono (pianate e difrefe , ma 
così concave , che vengono a formar 

- re internamente una cavità fnofto 
vifibile, la quale è piu profonda nel¬ 
le cicale della 2. e 3. fpecie che in 
quelle della prima. 

Quello è tutto il grande e prodi- 
gìofo artificio , che tifano le cicale 
per cantar fenza voce e fenza refpi- 
rare; .il quale non credo che farà ri- 
vocato in dubbio da coloro che ama¬ 
no la verità, e fi dilettano delle cofe 
fperimentali. Ma quando il detto fin 
qui non baftafle per renderji intera¬ 
mente perfuafi, o non voleflero pren¬ 
derli la briga di tentarne la prova di 
fopra narrata, prendano, quando fa¬ 
rà tempo , una cicala della 2. e 3. 

T (pecie , e quando canta rompano 
n* Quelle due cartilagini EE, e vedran- 

pj’ no che tolto cederà il fuo altifiìmo 
IU' ftridore. Difcoperto il vero modo di 

cui 
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cui la natura fi vale nel produrre ii 
canto delle cicale; non voglio lafciar 
di mentovare una particoiar differen~ 
za che pafla tra’ mafehi della prima 
e que’ della 2. e 3. (pecie; ed è, che 
jln quelli le membrane fonore fon al dì *• 
fuori ricoperte da certe fquamme ne¬ 
re , fituate lateralmente (òtto tali , 
come fi vede nella fig. 11. della II. 
Tav. jn G; ma nefi’altre fi rendono 
manifefie in guifa, che quando can¬ 
tano , fi yeggiono muovere , non a- 
vendo efternamente cos’ alcuna che 
le ricopra, ^ 

Quello è quanto pollo narrare a Ta^. 
V, S, Ecc, per adempire jn parte i’U.fig. 
impegno di (piegare un effetto, la cui *5* 
yera cagione è (lata , come fi vede, 
nafeofa a tutti i filolofi piu riguarde- 
voli sì antichi come moderili . Solo 
m’inprefce d’averla farle troppo a 
(ungo infadidita con quella mia ci¬ 
calata : onde m’è d’uopo il fuppli- 
caria d*un cortefe compatimento , e 
d’ accettare in buon grado quanr io 
fono andato (criyendo , col folo fine 
di ricevere quella correzione, che mi 

! giova fperare dal di lei incomparabi¬ 
le dilcernimeut» ; dal quale non va 

' mai diCgiuato il pregio della genti- 
; lezza e della cartella; mentre io ba- 

D 2 ciaiv 
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dandole riverentemente le mani, m 

Tav. do il vanto di rofcrivermi ec. 
II. Spiegazione delle figure della'Tavola II. 

Fig. i. Pancia intera del mafehio della 
prima fpecie , divifa dal petto , acciocché 

, lì veggano i mufcoli e le membrane defti- 
nate a produrre il canto. 

Fig. %. La fteflfa pancia polla lateralmen¬ 
te t dove apparisce in E una di quelle mem¬ 
brane che producono il canto , fpogliata 
della fquamma che la ricopre. • 

Fig. 3. I due mufcoli della fuddetta ci¬ 
cala moventi le membranefonore , attacca- 
,ti inlìeme, come danno naturalmente , co’ 
loro odetti e tendini. 

Fig. 4. e 5. I medefimi mufcoli feparati, 
in diverfe politure. 

Fig. 6. Odetto o cartilagine dura , do- 
* ve termina ciaicun mufciplo , col fuo ten¬ 

dine, poco piu grande del naturale. 
Fig.7. Il medefinjo effetto © cartilagine 

dura , ingrandita con la lente. 
Fig. 8. Mufcolo ignudo ingrandito . 
Fig. 9. Mufcoli moventi le membrane 

{onore, nel fito naturale, ingranditi. 
Fig. io. Pancia intera del mafehio , in¬ 

grandita col microfcopio. 
' NN. Membrane trafparenti. 
B. Attaccatura de’mufcoli A A. 
A A. Mufcoli moventi le membrane fo- 
nore. •• 
,CG- OHetti o cartilagini dure, a cui dan¬ 
no fortemente attaccati i tendini d’amen- 
ilue imufccrIL 

- - t DC, 
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DCy D C . Tendini de’mufcori A A y che 
fi partono dal centro degli offetti CC, e 
vanno a inferirli lateralmente nelle meni* 
brane EE. 
E E. Membrane fo note. ■ 

Fìg. 11. Mafchio della prima fpecie y 
polio'per banda, fenz’ale , acciocché fi ve¬ 
da in E la fquamma che ricopre la meni-, 
bran3 finora E. 

F,g i2. e 13. Due niafchi pofti per ban-; 
da, ienz’ali, l’uno della prima l’altro del*, 
la terza fpecie, ne’quali- fi vedonoUmem¬ 
brane fonore EE, 

ARTICOLO IV. 

JJloria della generarcione dell' uomo e de~‘- 
gli animali ec. con un trattato nel fine 
della /ìerilità e /noi rimedj-ec. rfr An¬ 

tonio Vallisnerì, pubblico prima* 
rio ProfeJJ’orc di medicina teorica nell• 
unìverjkà dì Padova ec. Continuazio¬ 
ne dell’ Articolo' IV. del preceden¬ 
te tomo XXXV. pag. 130. 

TErminata la parte jxrirha, tut¬ 
ta impiegatali in ifluftrare ix- 

teorica della generazione animale*, ac¬ 
ciocché veggano i medici che gittate 
non fi fono le tante fin qui /offerte 
fatiche , e per trarre dalle medefime; 
non pochi lumi a benefìcio della pra- 

D 5 tica ; 
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tica ; fi è /atro l’autore a Rendere in 
f.3 3i.queira feconda pàrte un trattato del¬ 

la flerilità e de’ fnoi rimedi , propo¬ 
nendo, non fol le cagioni fin ora no¬ 
te al volgo de’pratici , ma altre an¬ 
cora, o trafcurate o dagli amichinoti 
conolciute. Tuttoché la fterilità e dal¬ 
la femmina e dal mafchio dipender 
poffa, piu fovente però a quella che 
a quello s’attrìbunce , per effer la 
medefima deftinata a un’ ìncredibil 
quantità d’operazioni e prima e pet¬ 
ratto e dopo la concezione„ Perciò 1’ 
autor noftro rifolve trattare della fte¬ 
rilità delle donne, feguendo le tracce 
d’Ippocrate nel libro de fterilibus .■ 

p.333 Difcorre in primo luogo intorno a’v.i- 
z} organici della bocca dell’utero , 
che alle volte è rovelcìata all’indietro 
o alquanto ftorta o del tutto ottura¬ 
ta . Riflette alfe cagioni di quell’ ul¬ 
timo vizio, le quali o efterne o inter¬ 
ne poflbtt eflére. Fra l’interne anno¬ 
vera la preffion dell’omento propella 
da Ippocrate *, avvegnaché ragionevol¬ 
mente ne dubiti , penfando piu to¬ 
rto che la foverchia pinguedine arri¬ 
vi talvolta a comprimere e le trom¬ 
be e l’ovaia y il che può feguire anco¬ 
ra , quandofianvi tumorineH’addomi- 
tie atti a comprimer le parti defluiate » 
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Fra T interne fon regiftrate daglip^j. 

fcrittoril’efcrelcenzecamole, ituber¬ 
coli, la (fretta foltanza della cervice 
divenuta di puro orto, gli (cirri, eal- 
tri sì fotti vizi ftabilitifi nella bocca 
dell’utere: argomento per cui provar 
fi 1* introduzione dello fpirito fecon¬ 
datore, non già per le vie delfoqgue, 
ma bensì per quella dell’utero all’oc 
vaja . Parla poi de corpi ftranieriche 
otturan la bocca fuddetta, cioè a di¬ 
re delle concrezioniopietrofe, come 
potò già Ippocrate, o polipofe, olì- 
brofè , o di tegnente vifcidume for- 
mate , o delle (felle fue glandule io* 
groflate o fcirrofe, 

La lòverchia lubricità del fondo e^.jjj, 
pareti dell’utero annaffiate da una 
copiofa grondante linfa, o da un Suo¬ 
re uterino', è una, delle cagioni della 
fterilità, delle quali qui le ragioni lì 
alTegnano . Così le cicatrici dalle 
£uali refta l’utero intaccato e come 
incallito , e molto piu le piaghe an¬ 
cor vive e rtìllanti, la bocca dell’Ute¬ 
ro aperta troppo e dirtela , Con tut¬ 
te cofe che la fecondazione impedi¬ 
scono. 

La fuppreffione de’meli , fe nonp.338. 
Sèmpre, 1 peflo almeno è cagione del¬ 
la fterilità. Degna di rifleffione è un 

D 4 irto- 
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V ‘ iftoria qui defcritta, onde può com¬ 

prenderà qual fia la materia de’ me¬ 
limi . Ma che la fcarfézza dì queftr 
fempre fia o cagione o indicio di fte- 
rilità , la pratica fallò il dimoftra con 
lina iftoria riferita dagli accademici 

# , Curiofì di Germania. Molto piu alla 
fterilità contribuifce la troppa copia 
de’mefi, per cui fiaccali l’elatere del¬ 
le'fibre , fi votano del necelfario fu¬ 
gò nu trizio le parti tutte , e fi cari-; 
ta la teneriffima macchinetta cori 
empito dall’onde del fàngue e degli 
timori che feorrono. Anche la proce¬ 
denza dell’utero può effer una delle 
cagioni, benché l’autore abbia unòt 
fervazìone in contrario, e riferbifi 
nel progreflb di parlarne . Curiofa é 
un’altra cagione recata da Ippocrate,' 
e attribuita a’mefmon ufeenti, intor¬ 
no a che regiftra un’altra iftoria nota¬ 
bile , il noltro autore. 
-Fa dipoi egli vedere colà intender 

aébbaft con Ippocrate per Io ftoma- 
co dell’utero, che non è altroché la 
vagina, la quale o chiufa o rovefeia- 
ta o florta o in altre guife viziata può 
impedire l’introduzion dello fperrna . 

■. • L’Acquapendente la vide tutta ve¬ 
lata da una membrana cui fu co¬ 
ltre ttò di tagliare, per aprir lufcita 

z‘ -j- al 
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al fàrigue bagnante. Dopo le piaghe- 
galliche- còrrolìve rammarginate , e 
dopo le ferite cicatrizzate è talvolta 
rollata chiufa sì fattamente, che of-'r 
fervo F Orlilo per tal cagione il vo¬ 
mito della medejima. Finalmente an¬ 
che la carne fungofa e luffureggiante 
può ingombrar tutta la cavità dell' 
utero e ferrarla , • 

Non lafcia però di dìleorrere de51 
vizj anche del fondo, e della foftan-P-344. 
za dell’utero, il qualeo gonfio o feir- 
rofo e fatto cartilagineo, oda tuber¬ 
coli ingombrato, o in altre lìrane 
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, nonfolo, 
nel feno e nella lbftanza del medelì- 
pio, ma eziandìo al di fuori, formin-' 
doli, certe vefciche piene d’acqua al¬ 
l’intorno , come fu talvolta offefvatdd’ 
Non ommette le varie alterazioni det¬ 
te da gli antichi, intemperie dell’ u-®*315 

tero , o pur anco di tutto il còrpo, 
odi qualche vifeera d*ufo primario - . 
per qualunque cagione altamente of¬ 
fe fa. Fa parola eziandio della mancan¬ 
za di nutrimento o dfchiloy veggen- 
doh non • ingravidare 1 sì facilmente* 

- • D s qucF ( 
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quelle che allattano ; o da digiuni1 
smunte ; o da cauteri , o da piaghe, 
o da fìttole troppo operanti langui¬ 
rono , come notò già il Sennerto . 
Annovera tra fe cagioni della fteri- 
iità la tempera troppa difcorde del 
mafchio e della femmina,. 

Che gl'intacchi dell’utero feguiti 
per var; accidenti nel parto impedi¬ 
vano nuovi concetti, lafperienzà lo 
dimoftra . Che le donne poi dette 

I y$'viragine! dagli autori , perchè hanno 
un’aria e corporatura come marchi¬ 
le , non fi fecondino , non. è fèmpre 
vero , avendofi, alcune ofTervaiioniin 
contrario . Le troppo falac i e l'uttu- 
rìofe per lo piu effere iterili , la ra- 

*.348 gione lo perfuadè - Anche r climi 
piu e meno alla fecondazione con- 
corrono , come ottervarono Erodotc 

1 € Ippocratt ; così i cibi e bevande ; 
i medicamenti , i travagli dell? ani 
mo , le fatiche del corpo , la fletta 
troppa quiète , iti fomma tutte I< 
cole nonnaturali, o alla flerilirà i 
alla fecondità diverfamente difpon 
gono.. 

H**)- Fa paflaggfo alle piu occulte ca 
gioni detta Iteri li tàS’è veduto il ca 
fo di qualche donna nata lenza utse 
ro e ovaje dal fa molo Colombo-ana 

tomi* 
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fornico; altra con la becca della na¬ 
tura ferrata » Non fi può qui nitri- 
gnere tutto ciò che con grande inge¬ 
gno riflette fautore intorno a’difetti 
e vizj delle fibre e delle tonache dell" 
ovaja, effendo tutte cole degne d’eff 
fere diftintamente a parte à parte da 
confiderare da’medici per intendere, 
quante e quali fieno le cagioni della 
iterilirà, e quanto difficili a determi- 
narfi in pratica. Cosi merita de fiere 
letto il libro , dove fi tratta deJ vizj 
delle uova , delle velcichette linfati¬ 
che, e delle trombe. Chi ben inten¬ 
de il fiftema, vedrà, quanto in que¬ 
llo luogo s’ilfuftri un argomento si 
intrigato, qual è quello della fterili- 
tà , e come debbano r pratici andar 
guardinghi nel diffinire , qual fiali 
nelle interne fpermatiche parti il di¬ 
fetto, e quale di effe abbia ad incol¬ 
parli , o quale ad affolverfi. Per toc- 
carqualche cofa, può ballare Fefern- 
pio delle trombe , che alfovaja acco¬ 
llarti non pollano , onde le uova van¬ 
no milcramente. a confumarfi e a per¬ 
derli nella cavità deli’addorn ine, co¬ 
me di lopra in piu d’una filaria ha 
fpiegato , Poter feguire talvolta per 
piu ragioni la claufura delle trombe 
tóedefime, opere fier quelle incallite,o 

JD 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’addqmine , fe V intoppo è 
nell’orifizio efteriore, o reftinodmpri- 
gionate dentro le dette trombe, fe 1’ 
oftruzione, & callo , o altro confimi- 
le impedimento' colà s’incontri, dove 
nell’utero metton foce; nel qual ca¬ 
lo poffon formarfi que’ feti , che da¬ 
gli anatomici vengon detti tubali < 
Parla ancora delle idatidi, delle qua¬ 
li l’autore ha talvolta veduti gli ftefii- 
ornamenti fogliacei carichi e tempe- 
itati- • •- : 
' •.Non può negarfi;eziandio , che noi* 

353.cdhc©rrana anche i difetti <y viz; de 
vali fperm alici , benché fiafi ofierva- 
ta da qualche anatomico la fecondi¬ 
tà , tuttoché le fpermatiche arterie 
mancafiero ; potendoli in tal cafo fiip?-. 
plìre da altri; vali vicini O' cbnfocj ,, 
giacche l’ov-aje da gran numero di 
linfatici e- di fanguiferi corredate lì 
veggono*- Tocca f olle rv azione del 
Valla Iva , che profefl'a- d’avere fcpr 
petti particolari canali diramati dal¬ 
ie glandule o reni fuccenturiati, ali’ 
ovaje,- .r, quali o guadi o chiù li, 
viziata le diede già nd ole, non.poco al- 
la idealità epntribuire;>potrebbotK^*; 

. ■/* Accen- 
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Accenna qui di pafiaggio 1’ infezionep.354* 
del gallico, da cuifovente attaccate' ' 
le donne , infeconde divengono ; per 
non dire àe’malefizj o malie , nelle 
quali per lo piu giuoca o la creduli¬ 
tà o l’inganno. 

Protetta di non intendere la ragio¬ 
ne di tante belle fperienze riferite da 
Ippocrafe * da Avicenna , e da noti 
pochi autori, per ben dittinguere, fe 
dal mafchio o dalla femmina la tte- 
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 ttrepitofi flati uterini* 
de-fc ritti con tant’ enfafi dagli au¬ 
tori.^ 

Bensì piu ragionevoli giudica le - 
cagioni , che dalla Itorpia ftruttura. 
dell'ofla del dorfo , otto là ero, coc¬ 
cige; dall’età o troppofrefeaotrop¬ 
po matura; dalle ottefe del clauftro 
virginale , in tante e sì varie guifè 
fconcertato , dipendono, conchiuderN 
do * effere tale e tanta la felva di sì 
fatte cagioni , dalle quali o molte’ © 
poche o fole può impedirfi la genera¬ 
zione -, che quali fembra^dover. effe- 
re della fterilità piu miracolofa la ftef¬ 
fe fertilità delle donne < • 

..vriJ Dopo 
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Dopo d’aver trattato delle nome*. 

p*357.rofe intrigatiffime cagioni della fieri- 
lità era di dovere, che s’avanzafle lf 
autore a proporne la cura; avvegna¬ 
ché in certi mali confeffi con Orato¬ 
ne che non vorrebbe efier medico , 
riconofcendoli immedicabili . Prima 
però di tutto configlia a ben eleg¬ 
gere la donna per averne figliuoli ; 
ed efpone una buona mano di fegni 
© caratteri tolti da Ippocrate , per 
diftinguere dalle flerili le feconde . 
Quindi palla a defcriver la cura in- 
fegnata da Ippocrate per correggere 
la bocca dell’utero rivolta alFindie¬ 
tro. Prefo un purgante o vomitorio 
dalla donna, vuole che dopo l’ope¬ 
razione fi faccia fèdere fbpra un fo¬ 
mento , che ei defcrive : quindi dap¬ 
poiché Tara fomentata, e lavata , fi 
proccuri di raddrizzate la bocca con 
lente di flagno o di piombo , fuceef- 
fivamente maggiori ; e intanto' beva 
una certa decozione di varie cofb fat¬ 
ta nel vino bianco. Configli» in que¬ 
llo tempo f ufo di certe carni dette 
tatuline, le quali il noflro autore noni 
può intendere con gl’interpreti per 
carni di cagnuoli,, mi bensì per i fe¬ 
ti d’ogni animale dimeflieo o fana¬ 
tico, eccettoivolatili. Portaquieru- 

« data*— 
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diramente alcuni tetti dì Plinio. Par¬ 
la por de’ pefiarj conligliatì da Ippo- 
crate per promuovere in quelli calila 
purgazione dell’utero'.. 

Degna è d efTere attentamente Iet¬ 
ta la rrflefliaae, con cui il noftroau* 
tore va regolando la cura d’Ippocra- 
te con vari utiliflìmi avvertimenti , 
per render piu agevole l’efecuzione 
de’ precetti del buon vecchio y e ac¬ 
comodarla alla diverlltà de’cafi . 

Con Fa dovuta modettia propone vr*36l~ 
quando la bocca deFl’utero fia alquan¬ 
to ttorta y il modo di ufar con la 
Donna approvato da Lucrezio , e 
conlìgi iato; fra’ Greci da Paolo Egine- 
ta j- e fra’ moderni dal Blancardo , 
non configliando però che fi prati¬ 
chi, quando all’arte piu onetti mez.- 
zi non mancano.. 

A Ha oft razione dellr utero prodot- ^ 
ta daHa compreffiondell’omento, deiF*3 
che però ha ragione di: dubitare , o 
alla copia della pinguedine fervirà dì 
rimedio la rìgorofa dieta ,, il moto a 
e altre cofe fuggente già da gli au¬ 
tori . AH’omento rendutofcirrofo/o 
ad: altri tumori comprimenti l’utero- 
e l’ ovaje , rendati dalla Ior natura è 
dal tempo* invincibili, giudica pinfa- 
ew> configgo non applicare rimedi * 

ì * che 
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che tormentare l'inferma . Così alfe 
carnofe efcrefcenze , agli fcirrofi^tu- 
berceli, alle concrezioni pie troie, al-’ 
le callosità .che oftinatamente chiu¬ 
dono la bocca delf utero , infegna , 
elfere per Io piu o danno-fi 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 fuggerifee varie maniere di pef- 
farj per ammollirla erilaifarla, poco 
piu damoderni potendofi aggiungere 
in quelli cali, _ * 

p.364. Alla cura di un vifcidirme, da cui 
ferrata folle, in un corpo , come di¬ 
cono i buoni vecchi, pituitofo, loda 
una purga fatta co’terebentinati, vi- 
perati, marziali,, e aromatici; dipoi 
alla parte diverfi bagni e termali e fat¬ 
tizi , e finalmente i pecari e le tente 
Ippocratiche. Che Ce finalmente o li¬ 
na concrezion polipofa , o alla poli- 
pofa confimile y s attraverfafle alla 
bocca dell’utero,, e perchè dopoi mi¬ 
ti ficuri, e familiari rimedi non.pó- 
trà far fi pafiaggio ad altri piu rifolu- 
ti e violenti ? Sono quelli configlia* 
ti da Ippocrate, il quale in quelli ca- 
fi con vari fomenti pili acuti, e con 
alcuni penicilli di piombo difpone ,t 
prepara > e apre l’utero per-introdurr 

vi 
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vi pofcia alcuni pefiarj agri, cauftì- 
:i, e corrofivi per purgar la matrice. 
Riflette però l’autore, effere quella 
una cura , che tutta dee dipendere 
ialla tanto neceffaria prudenza del 
medico , trattandoli di dar mano a’ 
rimedi altrettanto pericolofi quanto 
efficaci. 

Alla troppo rilalTafa , umida , e 
flofcia conliftenza dell’utero lodaconp'3 7* 
Ippocrate , dopo la purgagione del 
corpo, gli accennati peflarj, le inie¬ 
zioni, i fufFumigi , i bagni d’acque 
artificiali o termali fulfuree, omar¬ 
ziali, o aluminofe , e tra quelle fe- 
gnatamente quelle della Brandola . 
Con quelle polfono anco* applicarfii 
criftei uterini . In fomma tutto il for¬ 
te della cura Ippocraticaconfitte per 
lo piu ne’locali rimedi, dovendoli l’¬ 
utero co nfiderare come un mondo da 
(è , e a quello dirigerfi 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 ri provve¬ 
dere a principio a quella torta di 
flutti, bianchi o rodi che fieno, poi¬ 
ché , trafcurandoli, con l’andare del- 
£empo riefcono inoperabili . Propo- 
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ne perciò una buona mano di rime¬ 
di in fimi li cafi convenieiitifiimi. 

p 370. Non Iafcia d’aflegnare alle cicatrici 
dell’utero, e molto piu a’calli, ap¬ 
propriati rimedi , come appunto è 
propofta da Ippocrafe una tenta di 
molli e minute penne, la quale fpal- 
mata d’olio rofato, intrula nella ma¬ 
trice, e rivoltata aHmtorno, difpon- 
ga i calli a fiaccarli. Ma qui riflet¬ 
te l’autore, doverfi intendere in que¬ 
llo luogo non veri calli, ma bensì 
certe concrezioni d’umori pendenti 
dall’utero; altrimenti la delcritta q- 
perazione d’Ippocrate a sbarbicarli 
non ghignerebbe. Corregge in quello 
luogo Tabulo introdotto nel volgo de* 
pratici , che per efpellere qualunque 
ltraniero corpo trattenuto nell’utero 
danno tollo di mano a’rimedjefpan- 
fivi e focofi, i quali fan ribollire gli 
umori, e punto al loro fine non gio¬ 
vano , dovendofi con Ippocratc ma¬ 
neggiare tutta la cura co’topici ute¬ 
rini medicamenti. 

A gli uterini tubercoli fuppurati 
p.37* infegna Io fteffo Ippocrate un certo 

crilleo fatto con latte di cavalla ; e 
deferiva la canna , con cui dee ap¬ 
plicarli : di piu una femplice , ma 
ingegnofa maniera dì 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 delfute*o; e giallamente vuo¬ 
le, che fi lludj piu tolto di addolcir¬ 
li e mitigarli, che di curarli. 

Così alle ulcerazioni o efcoriazioni 
dell’utero configlia con Ippocrate 1* 
ufo di un po di lana intinta nel graf¬ 
fo rofato , e un poco di cera, con- 
fiftendo la vera medicina nella fcelta 
e femplicità de’rimedj. 

. Merita pure d’efier Ietta , e atten-p.374. 
tamente confiderata l’altra cura pro¬ 
pella da Ippocrate per ridurre la 
troppo ampia e rifaflata Ipelonca u- 
terina alla fua naturale capacità; nè 
debbono trafeurarfi i rimedi oggidì 
ufati da’nollri pratici di vari bagni, 
iniezioni, e fomenti. 

Saremmo troppo lunghi, fe qui vo- 
Ielfimo ad uno ad uno regiltrare tut¬ 
ti i fomenti, pefiar;, efuffumigipro¬ 
polli dal noltro profèflòre nel cafo 
della fupprelfione der mefi. Ballerà il 
«fre , eh’è ammirabile la fua Indù- 
Uria , con cui va raccogliendo e va¬ 
riamente intrecciando la materia de* 
topici uterini, i quali fuggerifce alla 

pr*- 
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prudenza del medico per fervirfene a- 
tempo e luogo, 

377. Non convengono però nelle Vergi¬ 
ni le ghiande uterine o peflari; onde 
lì ride di Mariano Chiariana , che 
francamente anco a quelle ardifce di- 
configliarli. Non mancano per la fup- 
preffione alle vergini altri piu onelti. 
rimèdi e tra quelli è da notarli la 
cavata del fangue dal braccio, Ioda¬ 
ta da Ippocrate, contro il collume 
corrente de’nollri pratici, alla quale 
il nollro autore non manca d’aggiun¬ 
gere le fue rifleflionì e offervazionì . 

., Seguono poi altre regole di vitto , 
altri fuffumigi, altri rimedi per boc¬ 
ca , fuggeriti dalla incomparabile di¬ 
ligenza d’Ippocrate> e fra gli altri il 
melanzio acerbo dato bere nel vi¬ 
no nero, detto perciò dallo fleffdov?- 
ceptorium fummiim . Non fi dee però 
far tanto calo della fcarfezza de’meli 
in ordine alla Iterilirà , mentre alcu¬ 
ne o prive affatto o almeno in parte 
mancanti, fono Hate offervate fecon¬ 
de.. N ;• 

Per provvedere alla fbverchia 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-- 

filiere 
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lìftere piu nella dieta che ne’ rimedi, 
e piu ne’topici che qui.fi adeguano, 
che negli univerfali. 

Alla procidenza dell’utero che deep 3g0< 
diftinguerfi con Ippocrate, fiprefcri- 
vono le lavande , le decozioni per 
bocca , e la fua particolare dieta . 
Quando l’utero pende fuori della va¬ 
gina , allora potrà ufarfi l’artifiziolà 
cura didimamente dallo delio delcrit- 
ta, dovendoti però qualche circoftan- 
za della medefima intender con la 
dovuta moderazione. Ma qui fon de¬ 
gne di particolar attenzione' le riflefi 
(ioni del noftro autore intorno alla 
procidenza dell’utero, per correggere 
non podi* abbagli che agevolmente 
feguono in pratica. A tutta la fèrie 
delle operazioni e rimedj Ippocratici 
faviamente s’aggiungono da’moderni 
le palle fifggerite 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’etia 
del fuo sfintere. 

_ Sono piene fiftorie 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 giàdelcrittaperdif- 
| - por 
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por le vie uterine e tutti gli altri ri* 
fnedj sì de gli antichi che de'moder- 
ni convengono, 

PofTon vederfi nei noftro autore le 
maniere di medicare le diverge vizia¬ 
ture della bocca uterina , tolte da 
Ippocrate, e mede in chiaro da lui , 
Molto poi è la commendabile lafua fin- 
cerità, quando protetta di non Cape¬ 
re il fegreto di rompere o {ejogliere 
gli (cirri e altri conumili pftinati tu¬ 
mori uterini, 

p-3*6 Neiridropifia dell’utero, fe dal tut¬ 
to o dalla parte dipenda , convien 
diftinguere , Nel primo cafo loda la 
cura del Sidenam, nel jfecondo quel¬ 
la d’Ippocrate , alla quale aggiunge 
ancora alcuni pedarj d’Aezio . Così 
adegua pure diverii e piu o meno 
efficaci purganti per ifmugnere dalle 
glandule i fieri; nè lafcia di aggiun¬ 
gere due altri pedarj, l’uno d’Ippo- 
crate, l’altro de’ nodri pratici. Par- 
la dipoi deiridropifia procedente dalr 
J’oftruzione della bocca dell’utero , 
e della idropica vefcicolare; e riflet¬ 
te eder quella per lo piu accoppia¬ 
ta col feto imperfetto. Dice colTub 
pio darli ancor l’idropifia delle trom¬ 
be. Diftingue la cura, che dee fard, 

.quando è unita col feto, e quando è 
t fola? 
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fola, apportando un favio avvertimeli- 
Co di Celio. Non definifce quai rime- 
dj abbiano a fceglierfì per la cara 
di quello male > dovendofi ciò deci¬ 
dere fu’l fatto dal medico, a lui ba¬ 
llando proporre una fèrie de'piu ef¬ 
ficaci e provati. 

Alle cachedìe o del tutto o della « 
parte, 9 allòffefa di qualche vifcera^'3 
idi primo ufo converranno que’ rime¬ 
di , che faranno indicati dalla cagio¬ 
ne morbofa, o dalla natura della par¬ 
te medefima. 

Scorre poi di paflaggio le antipa¬ 
tie del maichio e della femmina ^ c 
fi ride de’ filtri , de gli amuleti> e 
de’ magnetici arcani, 

All’utero offefo da gli aborti e da’p. 390, 
parti, alla virile tempera della don¬ 
na , alla troppo Iuflqnofa fua falacì- 
tà non lafcia d’applicare la cura, e 
parimente alla fredda e milenfa fua 
compleflione . CoRflglia e loda nella 
fterilità la mutazione dell’aria, e qual¬ 
che efèmplo ne rapporta. In fomma 
tocca il buon’ulò di tutte le cofe da* 
medici dette connaturali per promuo¬ 
vere la fofpirata fecondità. 

Palla ad altre piu recondite cagio-P'391» 
ni della fteriljità., tra le quali la man¬ 
canza della matrice e deli’ovaie è 
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immedicabile . Difficile poi è da cò- 
nofcerli il difetto della mufculofa to¬ 
naca dell’ ovaja , e per confeguenza 
a curarli. Porta l’oflervazione dima- 
li acuti j dopo i quali alcune donne 
fon divenute feconde , e qui loda mol¬ 
ti univerfalì rimedj. * 

- , AL ritardato fviluppo delle uova in 
■' 3*una tempera umida e fredda tutti gli 

attenuanti e aromatici convengono , 
e di quelli una fcelta ferie vien pro¬ 
polla dalfautore, come tra gli altri 
il latte di capra nutrita di aromatici 
vegetabili, e tanti altri che qui lì 
leggono .. Avverte però, poterli tal¬ 
volta da quelli introdurre altri mali, 
e Io prova con la ragione e con una 
fua particolare olfervazione . Torna 
a regilìrare altri rimedj di bagni , 
fomenti, unzioni, fulfumigj, e pelfa- 
rj. Pone fotto una giufta cenfura al¬ 
cuni rimedj tanto lodati da Aezio e dal 
Mattioli, nè lafcia d’efaminare i po¬ 
mi della mandragora, i quali, anche 
a giudicio del Sig. Ab. Biagio Garofa- 
li , non furon quelli che mangiaro¬ 
no le due forelle Lia e Rachele , ef- 
fendo anzi contrari alla fecondità , 
foporiferi, e quali un mezzo veleno. 

Si ride della pretefa virtù del teftì- 
p.396 coli degli animali , del membro 4ge- 

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 Io ftefio giudicio degli a- 
muleti proporti dal famofo Gìanforti 
o per promuovere o per impedire 
la fterta rterilità. Apporta una galan- 
tiflìma ortervazione di una dama , 
che dopo un lungo ufo di sì fatti me¬ 
dicamenti deftinati a mortificare , 
com’ erta diceva , 4 madre , la pri¬ 
ma notte che dormì col marito j s’in¬ 
gravidò. 

Tocca poi, come porta congettu-p.393 
rarfi il vizio delle vefcichette linfati- 

| che, e come curarli . Intorno a’dt- 
j 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 piu 
j. miti , poi a piu efficaci , e in nne 

anclie del tutto aftenerfene. 
Alla cura del gallico loda i mer- 

0. furiali ) che oggidì con tanta ficu- 
0f ezza e facilità fi maneggiano . Dà 

m’importantiffima divisione di que- 
to male in tre gradi , e a tutti e 

ti re affegna la fua cura diftinta. La- 
„p eia, che altri s’affatichino inragio- 
' Tomo XXXVII. E nare 
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nare de’filtri e loro rimedj. 

p4co. Deferì ve pofeia la cura ippocrati¬ 
ca prima uniyerfale , poi topica de* 
fiati uterini con bagni, fomenti j cri- 
Ilei matricali , pefl’arj, e fuffumigj . 
Dice effere quella miglior maniera 
di medicare di quella de’noltri pra¬ 
tici , i quali con rimedj citeriori dif- 
cucienti fanno bensì dilatar f aria 
rinchiufa, ma fe la bocca dell’ ute¬ 
ro è chiufa 9 impaniata , fervono 
piu a gonfiare che a difiipare le 
flatuolità . Forma Io Hello giudicio 
degl’ interni carminativi , Loda gli 
uterini criftei di alcuni moderni, ma 
vuole che fi diltjnguano i flati della 
matrice dalle itteriche convulfioni , 
e a quelle aflegna altri particolari 
rimedj, 

Non ardifee di proporre la cura 
della llruttura dell’olla o del corpo 
viziata, nella quale converrebbe, al 
dir d’Areteo ? totum hominem tmmn~ 
tare. 

Protetta finalmente d’aver pretefi* 
>,4°3di ridurre all’antica via ippocratica 

i nolìri pratici , dovendoli in certi 
cafi farla da medico non da politi¬ 
co per domare le oftinate cagioni 
de’ mali . Tocca le ragioni per le 
quali poco s’è avanzata la pratica : 

difei*- 
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difende giallamente I’utiliflìmo ftu- 
dio dell’iltorih. naturale e della noto- 
mia minuta ; inoltra le cagioni per 
le quali luna e 1 altravien rigettata; 
e propone due llradealla perfezione 
della pratica , cioè lo ftudio e dilì¬ 
gente oflervazione de’mali ede’rime- 
dj, e la diligente cognizione della fab¬ 
brica dell’umano compolto;con quelle 
llabilirfi la teorica e la pratica, due 
follegni e necelfarj fondamenti dell* 
arte , fegnatamente nella cura della 
llerilità, dal medefimosì faviamente 
maneggiata , che può dirli Io feri¬ 
tore fin ora il piu efatto intorno a sì 
intrigato argomento. 

Per maggiormente illullrare ilfuo 
laboriofo trattato aggiunge varj lu¬ 
mi d’altri autori celebratilTìmi . I 
primi fono due lettere del Lancili ir' 
due del Mulebancher fpettanti ad 
una mola ritrovata nell’ ovaia d’una 
donna , a un mollro , a una mola 
vescicolare, a’ vermicelli (perniatici, 
c a un altro inoltro bicorporeo. 

Defcrive dunque il Mulebancher l’P**0?* 
iltoria del tnale d’una donna creduta 
gravida , la fua morte , la notomia 
del fuo cadavere , la dilatazione del- 
l’ovaja finillra , tf pefo enorme dell’ 
utero e dell’ovaje, la mola; e final- 

£ z pai- 



top Giorn. de’ Letterati 
mente conclude, effer quefto un for- 
tjfiimo argomento per Io fiftema del¬ 
le uova, non lafciando di render an¬ 
che ragione de’(offerti fintomi . De- 
ferive parimente un moftro nato in 
Firenze, Di quefta mola nelle opere 
poftume del Malpighi fe ne fa men.. 
zione. 

Segue la rifpofta del Lancili , il 
'quale corrobora Io ffeffo fiftema; ri¬ 
flette fu la rarità del cafo ; difcorre 
d’alcuni tumori nell’addomine di don? 
ne credute gravide ; parla di quefta 
mola offea e carnofa ; corregge il Sen- 
nerto ; paffa a trattare delle mole ve- 
fcicolari; diftingue le vere mole dal¬ 
le fpurie ; e rende ragione , perchè 
quefta mola fi formaffe nell’ovaia . 
Quindi fa parola de’vermicelli fper- 
matici e gli animette ; e finalmente 
fa alcune rifleflioni fu’I moftro deferir? 
togli dall’accennato Mulebancher. 

Molto opportuna e infieme nervo¬ 
sa è la lettera che fuffiegue del mede- 
fimo Mulebancher , il quale moftra 
evidente l’efiftenza de’vermicelli nel 
feme , avvegnaché vengano oppofte 
alcune obbiezioni, le quali chiama in¬ 
degne , quibus a phìlofopho refpondeatur. 
Defcrive in quefta un moftro bicor- 
poreo di due fanciulle , delle quali 
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fece la notomia, e oflervò, oltre all* 
altre parti, un folo cuore ; ma con 
quattro ventricoli, e ivafi tutti rad¬ 
doppiati. Conclude efiere fiate que¬ 
lle due uova , le quali nel loro pri¬ 
mo fviluppo s’intrecciarono, e mira¬ 
bilmente s’unirono. 

Prende nella rifpofla il Lancifi 1’ 
impegno di rifpondere e di fciogliere1 4' 
l’obbiezioni fatte-contro i vermicelli 
fpermatici con quella maeftria d’in¬ 
ingegno , e con quelle favie riflefiìo- 
ni, che pofion vederfi nella fua let¬ 
tera . Proccura d’illuflrare il fiftema 
de’vermicelli fpermatici, e finalmen¬ 
te s’avanza a filosofare fenfatamente 
fu la moftruofa iftoria de’gemellì de¬ 
fittagli dal Mulèbancher, e flabili- 
fce ancor egli l’unione delle uova , 
comprovandola con refemplodéll’uo- 
va delle galline, le quali alle volte in 
un folo s’accoppiano. 

Non picciol faggio di fua perizia 
nell’ifloria naturale ci dà il Sig. Val.P*4*1 
lifneri nella feguente lezione accade¬ 
mica , indiritta a’fuoi colleghi e com- 
patriotti accademici Muti di Reggio, 
e nominatamente al Sig.Co.Borfo Val- 
lifneri , intorno all’ordine della prò-- 
grefiione e connefiìone che hanno in* 
fieme tutte le cofe create. Già il Sig. 

E 3 Ab. 
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Jlb. Co. Antonio Conti, nobile Ve¬ 
neziano j n’e/pofe in altro luogo l’idea> 
come fi può vedere dalle fue parole 
qui regifrrate. Con una breve introdu¬ 
zione adunque invita i fuoi colleglli 
accademici a confiderare la difficoltà 
deil’affunto . Fa vedere, quanto fa¬ 
rebbe neceffaria al fuo fine un’efattif- 
fima notomia di tutti i corpi orga¬ 
nici che nel monda grande fi trova¬ 
no : quanto mancante, e quanto an¬ 
cora confufa fiali l’iftoria naturale ► 
Per darne perciò un abbozzo , fuppo- 
ne col famofa Leibnizio, che tutta in 
quella gran mole fia figurato . Co¬ 
mincia dalla terra e file varie fpecie> 
dalle arene, dalle pietre, coti, e felci; 
c s'avanza a5 minerali e mezzi minerà- 
lische chiama il nerbo miglior della 
terra; quindidilcorre edannonovera 
le pietre figurate. 

iti- Da quelle fi palla al genere delle 
piante le quali prolificano co’ loro 
femi vifibili fu la terra. Ma v’ha un ge¬ 
nere come di mezzo delle piante petro- 
fe marine, le quali analogizzano tra le 
pietre figurate e le piante che crefcono 
all’aria aperta. Tali fono i coralli e le 
coralloidi le quali cominciano ad acco- 
ftarfi alla natura del legno , e tante 
sUtre petrofe produzioni marine. 

Sue- 
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Succedono a quelle le piante terre- 

llri , il numero delle «juali va ogni 
giorno crefcendo mercè la diligenza 
de’ moderni botanici, avendogli det¬ 
to il Sig. Scherardo Inglelè, che arri¬ 
vano a diciannovemila piante* 

Fra le piante e gli animali ci fono 
i zoofiti, detti perciò da gli antichi^'4*7’ 
piantanìmali. Varie fono le loro fpe- 
eie, come le fpugne di maniere diverte, 
e i zoofiti fe moventi. Fafeguireicro- 
llacei ermafroditi,(labili e femoventi. 

Anche nelle piante fi trovano (par-'1-*z9- 
fi i zoofiti ,come appunto la grana del 
chermes eliminata dal fuo amico Ce¬ 
lioni,la cocciniglia,le cappe o cimici de¬ 
gli agrumi, fallamentecredutinafee- 
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 fedo non 
fi difting^uano , hanno però il loro 
modo di generare e di fecondarli. 

Proleguifce la maravigliofa catena 
col vano e (terminato genere degl’in-P'430' 
Tetti, che in tutti i regni della natu¬ 
ra fi llendono , e tutti gli altri ani¬ 
mali in qualche modo anomigliano . 
Defcrive le loro arti, le loro manie- 

E 4 re 
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4'e di vivere , di nutrirti , di propa¬ 
garti, faccendo vedere quanto inge¬ 
gnerà e feconda in cofioro fiati 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 
dafe, empiendo , per così dire , ogni 
elemento, ed efiendone fino d’anfib}, e 
altari che nafeono prima nell’acque, 
poi alla terra e all’aria fi ftendono , 
de’quali apporta qui vari efempli. 

S’attacca , a guifa d’altro annello 
della maravigliofa catena, al genere 

33degli infetti, quello de’pefci, i quali 
anche con altri generi d’animali ana- 
logizzano , avendo il mare non folo 
i fuoj infetti, ma ancora i fuoicanì, 
ì fuo vitelli j i fuoi cavalli , lupi , 
porci, e lepri*, anzi i fuoi uccelli *, e 
fino i pefei uomini , e pefei donne, 
come riferifee il Bartolini e altri au¬ 
tori da lui citati, a’quali non crede¬ 
rebbe , fe non avelie nel fuo mufeo 
due mani con altre parti di pefee 
uomo e dì pefee donna . Annovera al¬ 
tri pefei di mare fimili agli anima¬ 
li di terra, altri anfibi, parlando fi¬ 
no di que’dell’Indie e d’altri lontani 
paeli. 

- Moftra la conneflìone, c’hanno gli 
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uccelli con gli altri generi, eflendoci 
que’d’acqua e que’di terra , e infi- 
no que’d’aria. Altri agl’infetti s’ac¬ 
collano, altri a’pefci, altri agli llef-P’4 35* 
fi quadrupedi, come Io llruzzolo, e ' 
i pipiftrelli. 

Addita la fimilitudme delle beftie 
di terra con quelle di mare ; e final¬ 
mente l’affinità che hanno, tolto l’ani¬ 
ma , col genere Hello degli uomini , 
(è l’interna ftruttura de loro organi 
fi confiderà, e infino nell’elternaap- {carenza, come le fcimie, icinocefa- 
ì, 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’accollano , cioè 
nel modo d’alimentarli, vivendo al¬ 
tri di piante, altri d’infetti, altrid’P-^7* 
uccelli, altri di pefci, altri di bellie, 
e infino dell’ uomo -, e l’uomo fi può 
dire, di tutti, così che l’un genere 
ha bilogno dell’altro, e l’una fpecie- 
dell’altra ; onde da quella neceffità 
dipende l’indiffolubil legame, e indif- 
penfabìle connelfione di tutti, poten-" 
dofi dire, che tutto fia in ogni tem¬ 
po da viventi abitato. 

Vengon dipoi alcune iltorie , de- 
fcrizioni , e figure di var; mollri ,P439- 

E s fpet- 
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gettanti al trattato della generazio¬ 
ne; e in primo luogo fiegue una let¬ 
tera di gran dama, cioè della Sig. Co. 
Clelia Grillo Borromea ? al noffro 
autore , a cui dà notizia d’un raro 
moftro nato in Milano , con la de- 
fcrizione ftefa dal Sig. Lott.Carlo Maz- 
aucchelli. Era quello dì due figliuole 
gemelle attaccate ,, delle quali vien 
efpoffa la notomia ,, che può vederli 
nel libro dov’ è affai diligente T e a. 
parte a parte diff incarnente fpiega- 
<a. 

S’aggiungono due lettere , la prima* 
del Sig.. Dott.. Sebastiano Trombelli,, 
Profeffore di medicina nello ftudio di 
Bologna ,, F altra del Sig, Morgagni 
Profeffore primarìovdi notomia nello/ 
ft udio di Padova,, coìv la. defcrizione 
d’un altro moffro , nato appreffo il; 
cafteflo di. Bazano,: fuT territorio* Bo- 
lógnele. 

V'ha pure la defcrizione d’altro» 
^**3.moffro nato' nella, diocefi d’Iurea in. 

Piemonte, partecipataci noffro auto¬ 
re dal Sig, Giovanni Caccia,. Torine- 
fc come pure un altra, mandatagli. 
*Fun moffro bìcorporeo* d'un gatto, 
ma eoa un falò capo/,, dal Sig, Gio¬ 
va mbatiff a Verna -y noto* alla repub¬ 
blica letteraria per fue opere già.ffam- 

paté. 
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paté , Un limile moftro, defcritto già 
dal Sig. Dott. Sancafiani, diede mo¬ 
tivo al Sig. Dott. Nigrifoli di dare 
alia Itampa il fuo libro delle Con- 
fiderazioni intorno la Generazione de vi¬ 
venti, 

A tutto quello Teglie una curiofa 
de Ter iz ione d'una mola membranofa 
vefcicolare, e idropilta debuterò of- 
fervata dal n altro autore in una ca¬ 
gna , alla quale attacca , a guifa di 
tanti corollari, le Tue rifieflioni. Vie¬ 
ne dopo di ciò regiltrata la relazio¬ 
ne d” altra mola ufeita d’ una donnap'463* 
Tettuagenaria, fatta al noftro autore 
dal Sig. Co. FrancelcoNegrifoli. Al¬ 
tra relazione o fia iltoria de’mali ep.4$*. 
della morte di Francefca Silva per 
un’ovaja viziata e crelciuta, fu par¬ 
tecipata al noltro autore da un altro 
Cavaliere, cioè dal Sig. March. Uber¬ 
tino Landi. 

Propone anche un moftro defcrittop 46^ 
dal Sig. Voglr, fenza capo, fenza cuo¬ 
re , fenza polmoni , fenza braccia , 
diafragma , fegato , milza , e glan- 
dule fucceturiate ; e perchè area ra¬ 
gione di dubitarne, IcrifTe al fuddet- 
to per accertarfene ; e ricorfe anche 
ad altri per averne tutta la piu ficu- 
(a informazione ; anzi al calò 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 da! noftro autore, come fi nu- 
trifca il feto per l’umbilico. Efpone, 
come fegua nell’uovo la fecondazione 
uel feto. Ragiona, perchè nel primo 
principio nulla fcoprire fi pofla nelF 
uovo ; come crefcano i vali umbilì- 
cali e le altre parti, e quali, e per¬ 
chè prima fi manifeftino ; perchè ri 
cuore apparifca dopo la telta ; per¬ 
chè i globuletti rolli del /lingue dopo 
lì veggano . fe il feto nell’utero ha 
qualche proporzione con le crilalidi 
delle farfalle : e finalmente dimanda, 
quale fia la fentenza piu probabile del¬ 
io fviluppo. 

Di quanto pefo e valore fra queft’ 
opera , noi produrre non poniamo 
piu autorevole teftimonianza , di quel¬ 
la del piu grande e piu illuminato 
Monarca del noftro lecòlo , cioè di 
CARLO VI. Imperadofe , il quale 
benignamente la gradì e la le/Te tut¬ 
ta , ne lodò l’autore , e Io regalò di 
collana ricca d’oro e medaglione col 
fuo Auguftilfimo ritratto; accompa¬ 
gnando il regalo cori diploma diftin- 

tamen- 
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tamente onorifico, nel quale il tìtolo 
di Tuo Medico di Camera gli confe¬ 
rire . 

ARTICOLO V. 

La vita di S. Grata vergine , Regina 
della Germania, poi Principeffa di Ber¬ 
gamo-, e protettrice della medefima cit¬ 
tà ? defcritta da Donna Maria Au¬ 
reli a Tassis , Re ligio fa Benedetti¬ 
na profeffa nell* infigne mortifero di S. 
Grata di Bergamo ; dedicata agl* IIlu- 
ftriff. e Reverendijf. Sigg. Prelati y Ca¬ 
nonici , e Capitolo della cattedrale dì 
Bergamo. In Padova , nella fbamperia 
di Gitifeppe Cornino , per Giovanni 
Ballano , 1723. in 4. pagg. 146. 
fenza ì prolegomeni , col ritratto 
della Santa in rame. 

NOftro iftituto non è qui di ragio¬ 
nare della famiglia de’Tafì di 

Bergamo, che già fin da piu di quat¬ 
tro fecoli moftra nobili quanto ogni 
altra di Lombardia i fuoi principi. ; 
e che gloriofamente diramatafi per 
le città e provincìe principali di tut¬ 
ta Europa ha renduto illuftre efà- 
mofo appretto tutte le nazioni ilfuo 
nome. Sol diremo, che di quefta fono 

fem- 
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fémpre ufciti uomini per Iettatura co- 
fpicui , e che foli batterebbero-a no¬ 
bilitare qualfifia gran nome. IIP. Do¬ 
nato Calvi nella lua Scena letteraria de¬ 
gli fcrittori Bergamafcbi (a) ne tette gir 
elogi - Di quelli fiorì nel fecolo fe- 
dicefimo, Cri/loforo (£}, Cavalier di 
S. Ja^p , il quale , oltre a un’Orazione 
a’ Principi d Italiafafcio un Diziona¬ 
rio tofcano y non ancora compiuto , 
che férbavafi appretto Ercole Tafo 
detto ri Filofofo y nipote fuo di fratel¬ 
lo . Ma di Ercole ( c)y coetaneo del 
gran Torquato , ftT ettai piu ettefa la 
fama ; del quale abbiamo molti com¬ 
ponimenti alle ftampe , sì in profa 
che in verfo redi FauJlinoy religiofo del- 
lordine di S. Francesco, teologo, itto- 
rico , oratore, e poeta di molto no¬ 
me , duna gran parte delle cui ope¬ 
re ci dà il P. Calvi {d) il catalogo, e al¬ 
la cui diligenza noi fiamo tenuti cT 
una copio fa e rariflima edizione del¬ 
le Rime tofcane di Cino da Pijloja (e).. 
Ma fopra di qualunque altro fi fono 
fitti conofcere i nomi di Bernar¬ 

do 

( a ) In Eergamo , per lì figli»dì di Mare 
Antonio IQJJì, 1664.. in 4.. 

( b )' pag. n i. (c> pag. 314* (d) p 109. 
i e ) In Vtnetta r par Ciò. Damai eo Irritar¬ 

ti j, 1589. in 4» 
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do Tajfo (a), e di Torinato (b ) , Tuo 
figliuolo , rii fama a lui maggiore v, 
l’uno e Fabro però di tal fama, che 
nulla a quella fi può aggiugnere per 
le noftre lodi . Giovambati/la , altro* 
Cavaliere di S. Iago, fiorì nella fine 
del medefimo fecolo, e nel principio 
del fufleguente r te cui azioni e im¬ 
pieghi memorabili fian regiflrati nel¬ 
la foprammentovata Scena lettera¬ 
ria ( c); come anche quivi fi accen¬ 
na una fua ifiorla latina delle guerre 
della Fiandra , con quello titolo f 
Hiftorìarum tulmultuum Belgicorum Libri 
Vili, ufque ad annum quo pax inter 
Hi [panie,- Gallieque Reges ejl firmata .. 
Ma al folo fecolo decimofèttinnto ap¬ 
partiene Luigi Tcffoy Canonico della 
cattedrale di Bergomo, e Vicarìa 
generale delle monache r di cui fa 
menzione il P. Calvi nell’opera fud- 
detta(d)^,. nel catalogo degli Accade¬ 
mici Eccitati.. Quelli fu uomo di 
molto credito per fua letteratura , 
perito nelle lingue latina1 e greca; ed 
ebbe nome fra’poeti! de’fuoi; tempi, 
aFtune fue rime eflendo fiate inferite 
in certa raccolta di Ferrara del 1620. 
incirca x benché lènza’lfuo nome, Mà 
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«n affai maggior numero tienfì appo 
« Tuoi degniffimì pronipoti ed eredi . 
Fu il Canonico Luigi fratello dì Maf¬ 
feo , padre di Pietro-paolo, di cui fon 
figliuoli i Sigg. Conti Giovanjacopo , 
Luigi-fer(Uncinilo , e Alejfandrò , in oggi 
viventi , e di D. Marìa-cturella , 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 anch’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 nomava!! Pace Tojfa. 

Di tal famiglia, non folo per anti¬ 
ca nobiltà , e per gran numero di 
Paggetti 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 , 
famofiffima , 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- 
Ja, viene al tra. fua lettera al lettore., in 

1-w ' cui 
( a) ln\Mondovì , per Giovanni Giilands , 

1620. in. 8. pag.. 271. v. * . . 
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cui fa note al mondo le ragioni che 
a fcriverlo 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 fuoi 
racconti. 

Noi in quello libro non vogliane 
farci a dilaminar e decidere certi 
punti appartenenti all’iftoria antica 
dell’Italia ne5tempi dell’imperio di 
Roma , i quali forfè non ne riporte¬ 
ranno tutta r approvazione dagli e- 
ruditi. Solo andremo da quell’ opera 
qua e là fcegìiendo alcuni palli 3 e 
proponendo alla matura confiderazion 
del lettore alcune malfime di virtù 
crilliane , che la pia religioni , con 
elegante femplicità, va diffeminando; 
e opportunamente inferendo a’fuoi 
racconti •, e ciò con grande frutto di 
chi legge , e non folo fenza tedio, ma 
con diletto indicibile ancora. 

. Affai giullo è quel fentimento, con P,VIf* 
cui dà ella principio alla prefazio¬ 
ne : „ Ella è sì fcaduta a’giorni no- 
ftri la divozione verfo de’Santi anti- 
chi, che fe la loro felicità dipendef- 
fe dal folo accidentale degli offequj » 
che loro rendiamo , non farebbero 
sfortunati che per aver anticipato a 3J 
nafcere , e continuato per lo lungo 33 

corfo 
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n corfo di molti fecoli, a^uifa diftel- 
„ le benefiche, a fpargerelopra di noi 
y, le loro benigne influenze . Cosi dun- 
25 qne quegli fletti motivi che dovreb- 
,, bero maggiormente obbligare la no- 
yy lira gratitudine, queglt fletti, dico, 
yy ci rendono più fconofcenti , facendo 
„ che noi non apprezziamo quelle gra- 
„ zie che ci fanno, perchè le godiamo 
yy già da gran tempo, e perchè ci fono 
„ divenute familiari.Noi non ab- 
,, biamo altro prefetto a cui ricorrere 
„ per noftra difcolpa , fe non il dire 
„ che di noftro naturale iftinto fiamo 
„ portati dietro alle novità, e che una 
5, lantìtà che di prefente folgoreggia 
yy (òtto de’ nottri occhi , ha più di for- 
„ za per fare delle impreflìoni fante nel 
3, nofiro cuore.Ma nè meno in 
3, quello rifletto troviamo abbaftanza di 
„ che fcufarci : poiché è egli giufto , 
,, che per quefto s5 abbandoni il culto 
„ de’Santi antichi , come fè etti non 
„ fottero più anziani amici di Dio , 
3, e come fe dal loro zelo non doveftì- 
3, mo riconofcere lo ftabilimento e pro- 
„ pagazion della noftra fede ? “ 

Ma facciamoci a confiderare alcu¬ 
ni hioghi della fletta vita . Quella 
dotta religiofa narrando le applica¬ 
zioni continue di S. Grata in conver 
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:ire gl5 idolatri alla fede di Crifto , 
rosi dice: „ Il fuo ardentiffimo zelo » 
dente rifparmiava di ciò che potè- » 
ra contribuire alla fàlvazione del fuo » 
>roffimo. Ella come illuminata dal- » 
o Spirito Tanto, per conofcere il va- 
ore d’un’ anima creata ad immagine 
5 fomiglianza di Dio , e rifcattata 
:oI fangue preziofo di Gesù Crifto 
ìoftro Salvatore, era tutta applica¬ 
la ad un sì degno miniftero , fenza 
^rendere alcun ripofo, fenza guftare » 
ilcun altro piacere. Di buon grado » 
Lverebbe fparfo tutto il fuo fangue 

data la propria vita , per rapirne 

jj 
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ina fola dalle mani di quel fiero ne- „ 
nico del genere umano. Ma giacché 
[uefto non le veniva permetto , go¬ 
te va almeno di tormentare fe fletta 
:on afpre penitenze, e d’immergerfi 
n un mar di dolore e di pianto, af- 
inchè le anime a lei sì care ufcitte- 
o dall’abiffo della loro cecità ec. K 

Nel capo V. inducendo il padre di 
J. Grata, a perfuaderla al matrimo- 
ùo per fini politici e mondani , di- p 34 

■ )oi foggiugne : „ Così parlava un n 
Principe idolatra, Io cui vedute non n 
tndavano più lontane, che di render- ” 
i gloriofo nel mondo, d’immortala¬ 
le il fuo nome , ed i pregi della fua 

» nobi- 

» 
jj 
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33 nobile ftirpe . Così parlano ancora 
„ molti tra Criltiani , che rendendoti 
3, affai più colpevoli di lui, perchè il- 
„ luminati col lume della fede, con e- 
„ norme latrocinio tolgono a Dio i lo- 
„ ro figliuoli, divertendoli dal fuo fer- 
„ vizio , e dalla profefiìon religiofa a 
3? cui fono chiamati, per darli al mon- 
3, do; coprendo intanto un’azione così 
33 indegna col preteffo fpeziolò d’effere 
33 a ciò guidati dalla forza del loro 
3, amore . Ma quanto fia infufliftente 
33 quefta lorofcufa, 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 
sa difettofi j per dedicarli a Dio nella 
31 Tanta religione ec. “ 

Breve ma vera è quella maflìma 
P-39« polla nel medefimo capo : Sempre o- 

ra, chi fempre opera bene , ed alla pre- 
fenza di Dio. In poche parole altresì 

P-48. altra maflìma porge a noi d’una forn¬ 
irla importanza, nel capitolo che fe- 
gue, dove efagerando 1* ardente defi- 
derio di S.Grata, d’ajutartutti, di¬ 
ce, che dove non giungeva colla voce , 

procurava di giungere coll'efempio , ec. 
p.$t. Nel cap. VII. defcrivendo il zelo 

di S. Alleida in proccurare laconver- 
fion del marito dal gentilefimo, fog- 
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$iugne : „ Benché il fuo zelo fi Ben- „ 
leffe a tutte le anime, più nondimeno >, 
o fentiva ardente , per chi ella era piti „ 
)bbligata ad amare, fapendo che chi „ 
ìon fi prende cura de’Tuoi vicini e „ 
lomefiici, nega la fede, ed è peggio- ,, 
re degl’ infedeli . Quefto fuo nobile „ 

ragionevole fentimento può fervir „ 
li rimprovero a certi zelantoni, che „ 
fi van logorando intorno ai difetti di „ 
quelle perlòne che a loro non appar- „ 
tengono , trafcurati intanto nel prò- „ 
:urar l’emendazione di quelli che pur „ 
troppo fi vedono in cafa loro , anzi ,, 
in loro fteffi. “ 

Degna d’altamente imprimerli nel¬ 
l’anima e nel cuore di tutti I Criftìa- 
ni, e principalmente delle perfone ec- 
clefiaftiche, è la maflìma la quale fi p.68* 
legge neirVIII. capitolo. ,, Purtrop- }) 
P° è vero , che non v’è perfona la 
più abile per dominare, e più degna 
d’eflere antepofta agli altri, di quel- 5J 
la che per effetto d’una finceraumil- 
tà fe ne tiene lontana, e vi ripugna: 
ficcome egli è un argomento infalli- 
bile della propria infufficienza , anzi ’ 
di pochifiìmo giudizio , il pretender- ” 
vi ec. cc 

II capitolo IX. efpone gli efercizj 
dì §. Grata nelle virtù dette* teolo* 

gali: 
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P gali : „ Ella fu Tempre fedele al Tao 

j> Dio , rendendogli i dovuti oflèqu; , 
„ come a prima ed infallibile verità . 
3, Accrefceva poi ella la Tua fede coll* 
33 aflidua orazione e colle profonde me- 
,, ditazioni che faceva intorno alle eter- 
» ne verità, dalle quali ne ulciva così 
3, illuminata nell’ intelletto e tanto fer- 
3, ma nella volontà per voler credere 
3, tutto ciò che Iddio ci ha rivelato per 
3, mezzo delle Scritture divine e della 
„ Tua Tanta Chiefa, che non è IbggeU 
>, lo di ftupore, Te ella colla forza deh 
3, le Tue parole rifchiarava le menti piò 
3, tenebrofe degl’idolatri . Ma quello 
3, che più contribuiva a perfezionare in 
3, lei quella Tanta virtù, era la mondezza 
3, e purità del cuore ec. 

p.84. Non molto dopo : Nel deliderio 
3> che noi abbiamo di pofledere quel 
3> bene infinito fcopertoci dalla fede , 
33 e negli sforzi che fa il noftro cuore 
33 per giungervi, confitte realmente la 
33 vera fperanza , che merita il belfre- 
33 gio d’elìère chiamata virtù teologale. 
3> Élla ci ftimoia di continuo ad operar 
33 bene , e ci fomminiftra il coraggio , 
33 giacché da lei riconofce il Tuo prin- 
33 cipio la fortezza ; laddove la fperan- 
33 za illegittima e falfa , ficcome non 
33 ha appoggio ficuro che la foftenga , 

3; così 
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così non può lungamente fulfiftere , » 
e facilmente fi fgomenta e cade a ter- >, 
ra. u 

E finalmente ragionandofi dell’amo- p.fy. 
re di S, Grata verfo Dio , quelli al¬ 
tri riflefiì vi fi leggono. „ Effetti pure „ 
di quello medefimo amore fu il pian- „ 
gere eh’ ella faceva di continuo i pec- „ 
cati degli huomini , avendole Iddio „ 
conceffo quello dono per grazia fpe- „ 
ziale. Non poteva l’anima fua (offri- „ 
re una villa sì abbominevole qual’ è „ 
quella del peccato ; e però flrugge- ,, 
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 „ 
del vederlo offefò , fi perfuada pure „ 
che è troppo debole il fuo amore per 
lui. “ 

A tali fentimenti concordan altrip X04. 

da’ quali fi dà conoinciamento al 
capo XII. „ La giufta mifura ed il 
vero contralegno perconofcere fino a jy 
qual grado giunga nel noltro cuore Jf 
l’amore di Dio, fi prende dall’amor 
che abbiamo per il noltro profiimo . 
Siccome quelli due amori dipendono jy 
da uno fteffo motivo , così crefcono yy 
amendue e mancano nell’anima ad 

un » 
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„ un medefimo paffo; e l’uno e l'altro 
5, vanno intrecciati in un Colo generale 

comandamento ; e però fono ugual- 
mente neceflarj alla noftra falute . 
Qui non bifogna punto Iulingarfi a 

5J fomiglianza d’alcune anime di bada 
portata, le quali ingannate dalla prò* 
pria paffione, 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 avverfioni , dei 

1 rifentimenti, e fe li sfogano con ma- 
55 li termini e con motti mordaci , fe 
” ne fanno poco fcrupolo ec. (( 

Ma non finiremmo, fe raccoglier vo* 
leffimo tutte quelle maflìme , che a 
iftruzion dello fpirito fi leggono in 
tutta queft’ opera . Sol diremo, che 
non v’ha pagina , e quali quali non 
v’ha linea , dove l’anima criftiana 
non incontri qualche nuovo ammae- 
ftramento, efpolto con tale grazia e 
con tanta efficacia , che va a pene¬ 
trare nel piu interno del cuore , tal¬ 
ché dolcemente inlieme e gagliarda¬ 
mente Io conduce alla cognizione dì 
eterne verità , e all’amore di oggetti 
(pirituali e divini. 

Prima dì mandare D. Maria-aure!la 
' que- 
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quella fua opera alla pubblica luce , 
la diede a leggere , fra gli altri , a* 
Sigg. Giovampaolo Giapponi e Martin- 
antonìo Guerrinì, Canonici della catte¬ 
drale di Bergomo, e fuggetti per in¬ 
tegrità di coftumi e per letteratura 
cofpicui; i quali, dopo averla Ietta, 1 
glie la rimandarci! ciafcuno con lettera 
d’approvazione e di lode : e quefte due 
lettere fi fonoimprefle dietro alla pre¬ 
fazione dell’opera. Noi qui trafcrive-P KUK 
remo una parte della lettera del pri¬ 
mo, con certezza che al giudicio che 
quivi fi dà della fteffa , 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 Rampe , ben corri- „ 
fponde , e nel pregio della compofi- 3> 
zione alla famiglia da cui V.R. nacque, ,, 
sì rinomata nella repubblica lettetaria „ 
per celebri fcrittori, ed alla difciplina „ 
del moniftero in cui vive, 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-; 5) 
tefe fofferenza di lei m’ha donato, e Jy 
m’è fempre piu piaciuta., che è il )} 
vanto proprio delle compofizioni, la- 

Tomo XXXVL F „ voro 



122 GiORjf. de* Letterati 
3, voro di molro ftudio e di molta per- 
„ fezione . Quanto al letterario , v’ ho 
„ riconofciuto nitore di Itile , chiarez- 
3, za di fpiegare 5 energia d efpreflìone. 
3,.Quanto poi alla pietà, io pofso 
3, affermarle, che in leggendola ho fen- 
3, tifo nell’anima tenerezza di divozione, 
„ e concepiti religiofi fentimentiec. tc 

ARTICOLO VI. 

Due curiofe iftorie fificc-mcdìcbe del Sig, 
DottoreFjlamminio Pineali, Mon- 
takìnefe, Medico collegiale, e Lettore 
ordinario di medicina teorica e di no* 
tomia nella università di Siena. 

L’Autore di quelle Iftorie, la pri¬ 
ma delle quali è veramente una 

giudiciofa e ben compiuta differta- 
zione, è già noto alla repubblica let¬ 
teraria per quella , che noi medefi- 
mi ne fcrivemmo nel noftro Giorna¬ 
le (a) , riferendo la fua Lettera de 
bagni di Petriuolo. Ora ficcome la dot¬ 
trina e l’erudizione moftrata dal Sig. 
Flamminio in quella fcrittura l’ha fat¬ 
to degniffimo d’effer promoffo nella 
fua verde età alle due mentovate let¬ 
ture di medicina e di notomia nel ce¬ 

lebre 
( a ) Tom. XXVIII. pag-7J. 
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lebre ftudio Sanefe ; così egli corri- 
fponde ogni dì piu alla comune efpet- 
tazione nell’efercizio delle Tue incom¬ 
benze . Ciò dimollrano chiaramente 
le prefenti curiofe iftorie, che per ef- 
fer brevi e in iltile affai concifo difte- 
jfe, come appunto ci fono venute al¬ 
le mani per mezzo del Sig. Ubert® 
Benvoglienti, così le diamo, con una 
lettera in fine dal celebre ìLancìfi, dì 
Tempre felice ricordanza , fcritta al 
Sig. Dott. Vinelli in congiuntura cho 
gli mandò quelle due iftorie ; la qua¬ 
le ci è paruto bene qui riferire, non 
Tolameate perchè alle medefìme ap¬ 
partiene , ma ancora perchè fcorgen- 
dofi da effa il buon concetto che a- 
veva un sì grand’uomo di quello au¬ 
tore, poffa ognuno per mezzo di quella 
teltimonianza Sicura ricevere le opere 
file con quella Stima che meritano. 

IJiorìa Tr/ma * 

Benché la natura Tempre Ila egual¬ 
mente ammirabile e prodigiosa nel 
Tuo operare, e, come bene avverte Pli¬ 
nio (a), a chi attentamente riguar¬ 
da le opere di lei, niuna cofa fembrar 

F 2 dcb- 
( a ) Lib. XI. cip. 3. 
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debba impoffibile; contuttoché al cor¬ 
io e debole intendimento umano pa¬ 
iono alcune volte incredibili certe co- 
fe j che non così fpeffo accadono , 
ma di rado. E per tanto lodevole il 
coftume di far memoria e regiftrare 
i piu infoliti avvenimenti ; ed è parte 
di buon filofofo indagare di elfi le 
piu occulte cagioni , non folamente 
per accrefcere e per ifchiarire I’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 profeflione di filofofo. Or que¬ 
lita buona ufanza da’medici de’tem- 
pi noftri praticatiftìma 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 afyito di corpo forte e robufto, abi¬ 
tante nel riftretto del capitanato di 
Sinalonga, terra dello flato Sanéfe , 
afferma , che il dì 30. di novembre 
deiranno 1713. fi riconobbe gravida 
per la fella volta , con tutti que’ 
contraffegni , eh’erano foliti accop¬ 
piarti con le altre fue gravidanze . 
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Fu colante in quella Tua opinione fo¬ 
no al fello mefe , non tanto per 16 
crefcimento del fuo ventre propor¬ 
zionato, quanto ancora per Io moto 
fenfibile e manifello che ella fentiva 
del nuovo feto : congedando fincera- 
mente di aver provato per tutto 
quello tempo fuori del fuo confueto 
folamente certi dolori gravidìmi e 
continovi nella regione ipogallrica fi- 
nillra, i quali celarono nel fello me¬ 
fe col moto del feto , e col crefcimen¬ 
to del ventre , fenza alcuno fcarico 
di umori o di altri corpi ellranei, o 
per le vie dell’utero o per altre ltra- 
de . Tutte quelle mutazioni fecero 
credere alla paziente , che gli acci¬ 
denti lino a quel tempo da lei fof- 
ferti, fodero Irati cagionati da tutt’aì- 
tro, fuori che da una vera gravidan¬ 
za ; e vie piu lì confermava nella 
fua credenza , vedendo ritornati i 
Tuoi confueti ripurgamenti ogni me¬ 
fe . Continovò per lo fpazio di duo 
anni in tale flato di colè ; di modo 
che prefcindendo dal tumore mani- 
fello e fenfibile che portava nel cor¬ 
po , non fofFrì accidenti o alterazio¬ 
ni tali , che fodero ballanti per im¬ 
pedirle i efercizio delle fue confuete 
faccende e di cafa e di campagna. 

F 3 Inco- 
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Incominciò dipoi a provare qualche 
incomodo e qualche dolore fotto 1* 
umbilico ; il quale fi avanzò in bre¬ 
ve a tal fegno , che fu coftretta a 
ricorrere all’opera del cerufica , da 
cui le fu prefcritto un medicamento 
maturatlvo al luogo del dolore , fu 
l’idea che l’enfiamento fuddetto altro 
|ton foffe, che unofcirro in iftatodi 
maturazione ; giacché la donna nul¬ 
la per allora riferì degli accidenti 
paflati della fuppafta fua gravidan¬ 
za * Dappoiché fi fu ferita per lo 
fpazio di un mefe di guelfo medi¬ 
camento , fece capo il tumore tre 
dita trafverfe fotto l’umbilico, e per 
Io corfo di fedici meli in circa diè 
fuori del contin.ovo materie fetentif. 
(Ime e cadaveriche. Finalmente il dì 
24. d’agofto proffìmo paffato com¬ 
parvero a faccia dell’apertura foprad- 

. detta due pìccole offa , che eftratte 
dal chirurgo , fi riconobbero effere 
un omero ed una clavicola di un 
piccolo feto . In quella opperazione 

-avendo il medefimo manifeftamente 
rinvenuta , che fi conteneva nelle 
parti piu addentro del tumore come 
mafia di offa fpolpate , gli forti nel 
corfo di quattro altri mefi, faccenda 
.«Viverli tagli, fecondo le occorrenze, 

di 
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di cifrarle 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 ufcire per le 
Ifrade 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 1* effrazione delle 
offa fuddctte, incominciarono a fluire 
liberamente per l’accennata apertura 
del tumore gliefcrementi, de’qualian¬ 
che al prefente per quella frrada fi 
fgrava in forma piu toffo fluida che 
confiffente , e non mai per feceffo , 
rendendoli de’ modefimi piu facile e 
piu pronta fufcita quante volte fi 
comprime la regione ipogaffrica fini- 
Itra; nel qual tempo una porzione d* 
infettino aperto e corrofo piu fenfi- 
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 l’utero è di mole mag¬ 
giore dell’ordinario, duro e fcirrofo , 
e che la paziente, fuori dell’incomo¬ 
do che ella prova nell’ufcita 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 Tuoi con- 
fueti eferciz). 

I fatti principali di quetta ittoria 
non tanto gli ho ricavati da un minu¬ 
to 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 alla prefenza del Sig.Rinaldo Buon- 
infegni , Gentiluomo di camera del¬ 
la Sereniffima Gran-principeffa, nottra 
Governatrice , prefenti i Sigg. Dottor 
Crefcenzio Vafelli e Guglielmo Mo- 
nich , medico il primo e-1 fecondo 
chirurgo della medefìma Altezza Tua. 
Perchè poi un fimil cafo quanto è fa¬ 
cile ad c-tter creduto e fpiegato da’ 
profefìori , altrettanto può incontra¬ 
re difficoltà in chi non è folito legge¬ 
re libri d’ittoria naturale e di medici¬ 
na j di qui è , che io ho giudicato 
ben fatto fcrivere femplicemente i 
miei fèntimenti fopra di etto, rimet¬ 
tendomi Tempre alle fpcculazioni piu 
fode e piu mature di coloro i quali 
e per efperienza e per dottrina debbo 

■venerare coiae maettri nell’arte nottra. 
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E primieramente fupponendo che 

la generazione deH’.uomo e degli ani¬ 
mali vivipari fncceda mediante il fe- 
condamento di quelle vefcighette 
chiamate già da’notomifti uova , le 
quali nell’ovaja delle femmine fi ritro¬ 
vano , e reftano , o una o piu alla 
volta, fecondate dalla piu fottile e piu 
fpiritofa parte dello fperma maghi¬ 
le ; ficcome ancora tenendo per cer¬ 
to , che le medelìme 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' ovaja finiftra, e da quella calaf- 
fe nella fua tuba j in cui mi giova 
credere, che fi trattenelfe piu del do¬ 
vere , o perchè la comunicazione dì 
lei con l’utero folfe turata, o per al¬ 
tra cagione difficile ad alfegnarli ; e 
appoco appoco ingroflalfe, in quella 
guifa appunto che avrebbe fatto nel¬ 
la cavità uterina , fe avete trovato 
libero il paflaggio per penetrare neta 
medefima. Riprova di ciò fono pri¬ 
mieramente que’ continovi e graviti¬ 
mi dolori che provò la paziente per 
lo corfo di fei meli nella regione ipo- 
gaftrica finiftra \ imperocché fenza 
•dubbio eglino nafcevano dallo ftira- 

wì F 5 mento 
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rilento troppo violento > che a mifii- 
ra del crefcìmento del feto de! conti¬ 
novo fi faceva nelle membrane della 
tuba y le quali fono architettate in 
Jalguifà , che non pottono patire fenza 
incomodo un così grande allargamen¬ 
to y nè tampoco foflenere un corpo 
di tanta mole quanfè un feto di pia 
fettimane e dì piu mefi . In fecondo 
luogo fi conferma quella ipotefi dar 
non efferfi mai veduto ufcire per la 
firada naturale dell utero corpo alcu¬ 
no eftraneo o almeno qualche por¬ 
zione di quel marciumey odi quegli 
umori corrotti , o taluna di quelle 
©Ha, delle quali per sì lungo tempo fi 
fgravò per Tapertura dell addome . 
Aggiungafi il corfo. libero de5 femmi¬ 
nili ripurgamenti, che Tempre ha a- 
vuto la noftra paziente dopa i lèi: 
mefi , e Fufcita fèropre libera dell’u- 
rìna, che ci confermano lo fiato dell* 
utero non alterato in giiifà di aver 
potuto contenere per sì lungo tempo 
un corpo morto. Riprova finalmen¬ 
te ficura di quello fatto fono-liftone 
anatomiche de’ feti contenuti, e ere- 
feruti nella tube fallopiane , che ap¬ 
prettò gravi autori fi rinvengono. Ciò 
fùppolto , io m’immagino , che nel 
cafo noftro erefeefie il feto fino a tan¬ 

to 
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to che furono diffidenti gli efiliffimì 
vafi.fanguigni della tuba che lo con¬ 
teneva , a fbmminiftrargli il neceda- 
rio alimento , e le membrane di lei 
di (tirarli e di slargarfi per contene¬ 
re un corpo che di giorno in giorno 
diveniva maggiore ; il che feguì per 
lo fpazio di fei mefi ; dopo de’quali 
per mancanza a mio credere di que¬ 
lle due necedarie circoftanze , ma 
piu delfalimento che di giorno in gior¬ 
no doveva venir meno, a cagione del¬ 
la compreffione Tempre maggiore, e 
del troppo (tiramento de’vafi làngui- 
gni della tuba che dovevano (òmmi- 
niftrarlo , morì il piccolo infante , e 
celiarono tutti gli accidenti della gra¬ 
vidanza , che fino allora la noftra 
paziente aveva (offerti. Anzi di più 
incomincio in avvenire Iamedefimaa 
rivedere i Tuoi (oliti ripurgamenti , 
per difètto di quel confumo di fangue 
che fi faceva per faddietro in aumen¬ 
to del feto . Perchè poi quel piccolo 
cadavere non veniffe alla luce 7 ma 
le ne (tede per lungo tempo nel ven¬ 
tre della madre lènza cagionare alla 
medefima que’gravi accidenti, e quel¬ 
le pericolo*? malattie alle quali (b- 
glìono edere foggette le femmine , 
che non fecondano’ * o che ritengono 

F 6 nell* 
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nell’utero il feto morto, panni, che 
fi polla fpiegare nella feguente manie¬ 
ra . Se è vero , come ho provato di 

•fopra , che il feto fi contenere nella 
tuba , era imponìbile , tanto vivo 
quanto morto, che egli folle mai ve¬ 
nuto alla luce per le ftrade confuete, 
etfendo la comunicazione di lei coni’ 
utero per mezzo di un forame tal¬ 
mente angufto, che a gran pena con¬ 
cede l’ingrefiò alia punta di un fotti- 
Ikfimo Itile . Ed ecco la ragione an¬ 
cora perchè mai non fi è vedutofluì- 
•re umore alcuno corrotto , o altre 
materie dalla vagina . In quanto ali’ 
altre circoftanze delle malattie e de¬ 
gli accidenti da’quali fu imm une la 
«offra 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 gravìffimi ac¬ 
cidenti e pericolofe malattìe , in 
quanto la fuftanza uterina , per le 
fua gran mole carnofa, e per la mul- 
tiplicità de’ vafi d’ogni forta , è fot- 
topofta alle infiammazioni, alle can¬ 
crene, ed agli sfaceli, malattie tutte 
di fommo pericolo ; ficcome ancora 
perchè i vafi del medefimo che fi 
congiungono con la placenta ? fono 
tali c tanti > che facilmente ricevono 
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gli umori putrefatti e corrotti conte¬ 
nuti nella cavità uterina; i quali cir¬ 
colando alla rinfufa col fangue della 
madre fono l’occafione di mille fcoti- 
certi alle donne in limili congiunture. 
Pollo adunque, che il feto della no- 
ftra paziente fi contenere , non gii 
dall’utero, ma bensì dalla tuba ; ne- 
cettariamente mancavano le occafio- 
ni piu poffenti di sì gravi malori; sì 
perchè la medefima a cagione della 
Tua poca quantità di vali, e della 
poca fuftanza earnofa , e meno fog- 
getta alle infiammagioni ; ficcome an¬ 
cora perchè effendo fiata la tuba per 
Io fpaziodi feimefi a difmifura dila¬ 
tata e ftirata, non potevano far di 
meno i fuoi efiliffimi vali fanguigni 
di non etter rimarti ftirati 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 fe¬ 
to . Ma che Ito io a volere pervade¬ 
re per via di ragioni la pofiìbilità di 
querto fatto, quando abbiamo piene 
le ftorie mediche di cali di femmine, 
le quali hanno tenuto nel ventre i fe¬ 
ti morti per lo Tpazio di meli e di 
aani, de’quali poi o fi fono fgravate 
per l’apertura dell’addome ,• come 
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fa noftra paziente , o per l’ano , o 
per la ftrada naturale dell’utero ? Di 
tal Torta molte le ne leggono appref- 
fo Io Schenchio (<i) ; non poche ne! 
Sennerti (b); moltilfime neirEtteme- 
ridi deH’accadeinia de’Curiofi di Ger¬ 
mania ( c ) ; ed un calo fingile al no- 
ftro fi legge nelle Lettere memorabi¬ 
li del Bulifon ( d). Palliamo adun¬ 
que piu avanti- Ognuno èperfuafo, 
che le carni e le vifcere degli anima¬ 
li j privi che fono di quello fpirito che 
in continovo moto le confèrva , e di 
quel fugo che dee nutrirle , e in u- 
na parola morte che fono * fi putre¬ 
fanno e fi corrompono, piu pretto a 
piu tardi» a mifura della quantità e 
della qualità degli umori de’ quali 
fono provvedute- Così avvenne alno- 
ftro feto dappoiché fu morto, per la 
cui corruzione ed infracidamento ( che 
in lunghilfimo tempo fi fece, forfè per* 

chè 

(a) Obfervat, medie. Uh. 4, de fatilus , 
Obf. '4. 3. 4. j. 6. 3. 9 x i. 

(b) Prodi. Uh. 4. Par, i. [ee.z, cap. 7. ir 
Partii nulla » futu mortuo. 

t(c> Dee. I, An. i„ Obf. no. Dee. IL Art* 
1. O'bf. 174- Dee. ir. An. j, obf. 237. 
Dee. III. An, z. < Obf 89. Dee, III, Art. 
4;. oh; 87..Dee» III. An. 5. &6;Qbf *©$., 

(dji P^oc folta feria , pag. 315^ 
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che di pochi fughi i Tuoi vafi erano 
ripieni , e pochiflima acqua contene¬ 
vano le fue membrane ) due apertu¬ 
re fi fecero nel corpo della madre \ 
funa cioè tre dita tralverfe fotto lum- 
bilico y per la quale ebbero l’efito tut¬ 
te le materie contenute nel tumore ; 
e l’altra in quella parte d’inteftino 
che rimaneva piu comprefla dal me- 
defimo, per cui fluirono e di prefen- 
te fluifcono def continovo le fecce ► 
Non iflarò adeflò ad ifpiegare in qual 
maniera r corpi e gji umori putrefat¬ 
ti e corrotti logorano e confumano i 
vafi e le membrane dalle quali fono 
contenuti , e ft fanno» ftrada per ufcir 
fuori come ft vede tuttodì negli alcef- 
fi e ne’ tumori fcirrolì che vengono a 
capo; non iflarò * dico* ad ifpiegare 
tutto ciò , per mettere in chiaro* co¬ 
me ebbe tanta attività il corpo putre¬ 
fatto e corrotto del noltro feto di ca¬ 
gionare le due accennate aperture > 
offendo Ja ricerca di quello fatto trop¬ 
po lontana daL mio aflunto > Bafte- 
rammi folamente confiderarequaliia, 
ed in qual parte fia forato ed aper¬ 
to l’inteftino da cui fcappan fuori 
le fecce - Se ft pone mente al crefci- 
mento che fece la tuba nel corfo di 
fei meli per contenere il feto > fu bi¬ 

ro 
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to fi rinviene , che necelfariamente 
con la fila parte pofteriore doveva 
ftar fopra, e comprimere la piegatu¬ 
ra del colon ràffomigliata da’noto- 
milli alla lettera S. Quivi adunque è 
molto verilimile che li facelfe fra loro 
prima qualche coalefcenza , e appo¬ 
co appoco della corrofione e dell’ ulce¬ 
ramento . Per qual neceffità poi ab- 
bia dovuto il medefimo infettino af- 
facciarfi all’accennata apertura dell’ 
addome lotto 1’ umbilico , quando 
Tappiamo, che quella parte di ven¬ 
tre viene occupata naturalmente dal- 
l’inteftino ileon, mi lufingo nonelfer 
molto difficile a bene intenderli. Im¬ 
perocché nel crefcere che faceva di 
mano in mano il feto infieme con la 
'tuba , fi venne a fcanfare di qua e 
di là fileon ; e così permife a que¬ 
llo nuovo tumore libero il contattò 
col peritoneo, col quale appoco ap¬ 
poco fece unione e coalefcenza . Quin¬ 
di a mifura che fi andò fgravando 
il tumore per l’apertura già fattta 
lòtto l’umbilico , ebbe campo il co¬ 
lon di accollarli alla medefima ; ed 
ellendo già rotto , di depofitare per 
quella nuova llrada, e piu breve tut¬ 
to ciò, che li dovrebbe incamminare 
da lui per la dirada ordinaria. E di 

fatto 
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fatto fe ci rammentiamo che quante 
volte fi comprime dalla noftra pa¬ 
ziente la regione ipogaftrica finiftra, 
altrettante fi vedono fluire piu affret¬ 
ta gli efcrementi , fubito 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, lì debba il corfo delle mate¬ 
rie da lui contenute notabilmente 
promuovere. Potrebbe addio taluno 
prender motivo di porre in dubbio 
la generazione del nollro feto nella 
tuba, dall olfervazione dell’utero del¬ 
la nollra paziente , che fi rinviene , 
come diffi nell’iftoria , crefciuto al¬ 
quanto di mole , duro e fcìrrofo ; 
fupponendo forfè che quelle altera¬ 
zioni fieno effetti della troppa dimo¬ 
ra , che abbia fatto il feto nella cavi¬ 
tà del medefimo. Io per verità coafef- 
fo , che farei gran conto di quella 
oppofizione , fe nell’ipotefi da me 
propolla non ritrovaci le occafioni 
chiare e manifelle de’fuddetti fcon- 
certi . Furono quelle, fe io non m’ 
inganno , in primo luogo le preffioni 
non naturali, che per lo cotfo di pi.u 
anni fece all utero il divifato tumore; 

ì. « 
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e in fecondo luogo la mutazione dì 
(ito , e’1 naturale equilibrio perduto 
del medefimo : perle qualicofe tutte 
impedito il libero corlo agli umori , 
chi che fia comprende benilfimo, che 
dovevano neceffariamente 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 fpiegare rozzamente 
quella noltra iltoria medica, che per 
elfere avvenuta altre volte, per quan¬ 
to ho Ietto appreffo gravitimi auto¬ 
ri di medicina , non meritava forfè 
tanta attenzione. 

]fi ori a Seconda . 
Non è certamente cola nuova f 

che le femmine dieno alla luce , in¬ 
vece di feti ben formati e perfetti , 
de’ inoltri, o de’ bambini mancanti 
di qualche parte, ovvero con taluna 
deformata o raddoppiata*, e {Tendone 
di cofe fimili ripiene le Itorie medi¬ 
che, e fpecialmente l’Effemeridi dell’ 
accademia de’ Curiofi di Germania. 
Con tutto ciò io mi perfuado , che 
meritevole fia dì paritcolare confiderà- 

zione 
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zione il feto di fette meli, che parto- 
ri 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 viicere de! me¬ 
dio e dell’infimo ventre . Sappiafi a- 
dunque, che egli nacque vivo, e cam¬ 
pò per Io fpazio di qualche ora , e’1 
piu riguardevole, prima che foffe da¬ 
to di mano alle oflervazioni per via 
del taglio, confifleva nel vederli l’ad¬ 
dome aperto per difetto de’mufcoli 1e degl’ integumenti , che in cambio 
di eller congiunti nella lineaalba, e 
di coprire le vifcere del medefimo , 
ftavano ripiegati e rammarginati tal¬ 
mente di qua e di là nelle regioni ilia¬ 
che , che davano campo di potere of- 
(èrvare comodamente libere eziandio 
dalla fottilifilma membrana del peri¬ 
toneo le inteflina, il fegato, la milza, 
il ventricolo,e’I cuore ancorayil quale in 
vece di flarlène racchiufo dentro al 
torace, e di eflere abbracciato da’pol- 
moni, privo e fpogliato del fuo peri¬ 
cardio , pendeva fuori appunto dal 
luogo della cartilagine enfifòrme . I 
vafi del tralcio erano ripiegati in tal 
forma , che egli flava congiunto al 

margi- 
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margine de’mufcoli e degl’integu¬ 
menti verfo l’ilio deliro. Il fegato e- 
ra di mole llraord inaria e di figura 
infolita , ficcome ancora la milza , 
che rafTembrava efattamente la figy- 
ra del cuore , flandofene fortemente 
connetta col ventricolo per via di una' 
membrana comune , che amendue 
quelle vifcere ellernamente involge¬ 
va . Tutte quelle cofe fi pottono in 
qualche modo capire da chi che fia, 
il quale dia un’occhiata alla feguente 
tavola con le ingiunte figure ; Confor¬ 
me ancora per mezzo di quelle fu- 
bito fi vede dove ftava attaccato il 
braccio finiltro, mancante dell’omero, 
e nella mano di due dita . Incomin¬ 
ciate di poi le olfervazioni per mèz¬ 
zo del taglio , fi trovò in primo luogo 
il torace notabilmente deprelTo dalla 
parte finiltra per mancanza dello ller- 
no e del medialìino , e per la ripie¬ 
gatura mollruofa delle colte di que¬ 
lla banda verfo la fpina, le quali per 
la gran deprettìone non formavano 
fenfibile cavità; e perciò mancava il 
lobo finiltro de’polmoni, che da que¬ 
lla doveva etter contenuto ; in vece 
del quale fi vedeva pendente dal lato 
finiltro del cuore una piccola porzio¬ 
ne camola , che punto non raffem- 

... » bra- 
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brava la fuftanza de’polmoni. II lo¬ 
bo deliro , il quale era dì fuftanza 
naturale, di figura in qualche manie¬ 
ra fimile ad una foglia di ellera, e 
per la mole piu tofto piccolo e de- 
prelTo , fe ne flava comodamente fi- 
tuato in certa cavità, che formavano 
le colte delire *, la quale cavità era 
chiufa per ogni banda, efpezialmen- 
te verfo l’addome, per mezzo di una 
membrana carnofa , che pattava fo- 
pra il rene deliro, ftandofene ftretta- 
mente congiunta co’mufcoli di que¬ 
llo ventre , da quella parte ripiega¬ 
ta ; la qual membrana attentamente 
confiderata , fi trovò non etter altro 
che una porzione del diaframma , il 
quale mancava nelle altre fue parti. 
Tolte di fito le vifcere che li vede¬ 
vano fcoperte nell’infimo ventre , fi 
offervò una ftraordinaria conneflione 
fra la milza , il ventricolo , il pan¬ 
create , e ’I fegato : poiché , come ho 
accennato di fopra , una membrana 
comune veftiva il ventricolo e la mil¬ 
za , a cui flava congiunto il pancrea¬ 
te con la fua bafe , e col rimanente 
del fuo corpo libero e difgiunto lene 
flava in contatto col ventricolo , il 
quale nel ritorcerli verfo del fegato 
abbracciava ftrettamente un piccol 

lobet- 
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Iobetto del medefimo , e in certo mo¬ 
do fe ne flava a quello avvolto e av¬ 
viticchiato . Seguivano al ventricolo 
le intellina difpofte 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- 
fe , pareva a prima villa il noilro 
bambino mancante delle reni : ma in¬ 
nalzati con ìndultria i mufcoli dell* 
addome, che di qua e di là nelle re¬ 
gioni iliache (lavano depredi e ram- 
marginati, come ho detto di fopra, 
fi rinvennero le reni ancora ne5 luoghi 
foliti ; delle quali notabile fu, che loro 
mancava affatto la membrana adipo- 
fa , il rene deliro era di mole mag¬ 
giore affai dell’ ordinario, e tre volte 
piu grande del liniltro : ficcome an¬ 
cora erano amendue alterati nella fi¬ 
gura ; imperocché il deliro raffem- 
brava un capo di circonferenza qua- 
fi sferica molto fchiacciato , e’1 fini- 
flro una lingua dicane alquanto ine¬ 
guale. II contrario poi fi vide ne’re- 
ni fuccenturiati ; imperocché il finillro 
era il doppio piu grande del deliro, 
e ciafcheduno di figura di foglia d* 
olivo, con tal divario fra loro , che 
il finillro era piu gracile e piu lungo 
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il doppio del deliro , porto dì mez- 
io , e quali a perpendicolo fra la 
grande arteria e’1 rene finiftro;là dove il 
leftro fe ne ftava a traverlo fra la 

j/ena cava e'I rene della fua parte, a 
:ui per qualche tratto ftava foprap- 
porto e coalefcente. Quelle furono fen- 
za dubbio le cofe piu notabili e piu 
[ingoiar! che io feppi rinvenire nella 
ìotomia di quello feto; le quali per- 
:hè io mi lufingo che fi pollano fuf- 
fìcientemente capire da ognuno che 
ibbia qualche cognizione delle cole 
inatomiche, perciò mi aftengo di far¬ 
ne un raccontamento piu minuto , 
saltandomi folamente accennare, che 
le’cali limili a quello ne ho ritrova¬ 
ti due fino ad ora apprefiò Giovanni 
N elvigio ( a ) ; uno nell Effemeridi de’ 
Curiofi di Germania (6), e un altro 
nello Sculteto(c) , non dubitando , 
che altri ancora moftruofi feti di tal 
torta portano edere ftati in diverfi 
tempi veduti . Non è poi al prefen- 
te mio impegno il filofofare fopra dì 
quella ftoria , e indagare le cagioni 
piu probabili di tutti i preternatura¬ 
li accidenti accaduti nella formazione 

enei 
( a ) Obfrvat. pbyfico-mi die a. Obf. 40. 

[ b) Dee. I. An. 6. & 7. Obf, 132. 

[c) Armam, (bìrurg. Par. Il, Obf. 60, 
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e nel crefcimento di quello moftro : 
ma ficcome credo , che tali fcherzi 
della natura , operante ftranamente 
fecondo le necefiità di molte e varie 
circoftanze , fieno ancora alfofcuro 
nella loro prima origine appiedo a 
qualunque fincero fìlofofo ; così mi 
perfuado, che fuppofto il primo di¬ 
fetto 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 Monfig. GlOVANMARIA 

Lancisi al Sig. Flamminio Pinel- 
li, intorno alle due fopraddette ìflorie. 

Eccellentifs. Sig. Sig, Padr. Colendifs 

01 nod o Monfig. Maflei ho già fat- 
V j to un lungo ragionamento intorno al 
le rare qualità di V. S. Eccellentifs. ec 
alla (lima che io giuftamente ne faccio 
Vorrei poi a feconda del di lei defiderio a 
ver pronta l’opera de non curandi s human, 

£orporis agritudinibut , di cui ho bensì all 
ordine la felva , ma non per aucbe difpo 
(la e ordinata la materia a mio piacere 
perocché fono tante e sì rilevanti leoccu 
pazioni dalle quali vengo a tempo a tenip< 
diftratto, che rade volte opero e ferivo < 
mio genio e piacere. L’anno pafiTato die 
di fupri le note in fogl. alla famofa Metal 

loteea 



A UT ICO LO VI. MS 
lotica Valicarla ,* come pure un’opra de no- 

xìis paludata effluititi . Aderto mi conviene 
fcrivere in materia gelofirtinu di alcuni mi¬ 
racoli ; e tengo pur l’occhio e la mano fo- 
pra la mia primogenita DiRèrtazione de 

c*rde & anturyfmatilus / onde non fo , fé 
il Signore Iddio fi degnerà di donarmi tan- 

j to tempo di vita e di fallite , qnanto mi 
bifognerebbe per ultimare tutte quante le 

. ideate mie faccende letterarie. 
In tanto rendo copiofe grazie a V. S. 

' Eccellentifs. dell’onore che mi ha compar- 
3 tito , col trafmettermi le due , quanto ra¬ 

re, altrettanto ben deferitte , rtorie de' fe¬ 
ti , de’quali alcuni meli fono me ne fu dato 

I un cenno da coterto Sig. Dottor Mazzuoli^ 
ed a lui rifpofi in fuccinto ciò che di am 
bedue i cafi Rimavo probabile . Nè certa¬ 
mente, dopo aver letta la dottirtìma para- 
■frafi fatta da lei al primo cafo, avrei alcu- 
cuna cofa d’aggiugnervi : tanto è dotta, 
efatta, e diftefa con metodo chiarirtìmo. 

Sopra la feconda bensì mi faccio lecito 
di notare, chela cagione deilVRerfi trova¬ 

si ti aperti nel defer/tto feto i due ventri, e 
1 “ per tanto feoperti i vifeeri è Rata probabil- 

mente l’aver la madre nel primo tempo di 
fua gravidanza veduto al macello o altro 
luogo un bruto fpaccaro nel petto e nell* 
addome per il lungo , e fattovi fopra uua 
forte e durevole riflertione ; poiché ficcome 
nafeono per una limile cagione ne i feti il 
labbro leporino, il difetto di un membro , 
e limili moflruofità $ così non altra credo 

Temo XXXVI. G 1 ori- 
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l’origine dell’efpofta da lei j giacché, coni* 
ella avverte , quello gran fenomeno non è 
nuovo in natura, ma oflervato da molti au¬ 
tori . V. S, Eccellentifs. fìa pue 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- 
fio nel notlro meftiere . Si compiaccia fi¬ 
nalmente di credermi ec. 

Tav. Deferitone della Tavola III. nella 
IH* quale fi mo/lravo le due fit nazioni diverfe 

del bambino > per mezzo delle quali fi 
vedono efattamente in fito tutte le partì 
piu mofiruofe del medefimo. 

Figura I. 
A. Porzione di fegato, 
B. Parte di ventricolo, 
C. Cuore, 
D. Milza. 
E E. Interini. 
F. Attaccatura del braccio finiftro pian* 

tante dell’omero. 
G. Mano del medefimo, 

Figura II. 
A. Fegato. 
B. Ventricolo, 
C. Cuore. 
p. Piccola porzione di milza. 

- É E. Inteftini. 
y. Tralcio. 

A R- 
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ARTICOLO VII. 

getter a interno à Br hi de fi, del P. D. 
Stanislao Santi^elli Soma/co a. 
S. E. il Sig. Francefco-gìorgio Ba¬ 
rati di Firmian , Signor di Cronmez , 
e Meggl ec. ec. Cameriere di $. M. 
£. C. (a) 

IL dì di Ferragoflo mi metto a 
fcrivere de’brindifi, fa un giorno 

dipinto da’ bevitori di miglior guflo, 
io non pollo fare maggior onore a* 
buon vini , che nè deggio abbonde- 
volmente bere per iflituto nè pof- 
fo per la fiacchezza dello flomaco 
^concertato , 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 promeffo , ha alcuni me- 
fi , a V. E. di farlo , to fioche dal 
mio viaggio mi folli reflituito a que¬ 
lla mia ftanza. L’impegno contratto 
in Trento , allorché la prima volta 

G ? ebbi 

(a) Dopo fcritta quella lettera il Sig.Ba¬ 
roli di Firmian è flato eletto Configlier 
attuale del Supremo Arcano d’Infpruch 
per S.M.G.C. 

I 
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ebbi I’onor dì conofcervi, e il piacer 
di fentirvi ragionare con tanto fenno 
e con tanta erudizione , Eccellentifs. 
Sig. Baron di Firmian , m’è Tempre 
flato a cuore , e nulla ho bramato 
piu che di poterlo adempiere con la 
maggiore (ollecitudine : ma le mie 
moleftiffime occupazioni non prima 
mi vollero permettere di penfare a 
foddisfarlo . Mi compatirà però V, 
E. Te tardi adempio al mio dovere; 
e per la fteffa cagione fi degnerà com¬ 
patirmi, Te fcarfamente e malamenr 
te l’adempio. Eccomi dunque un’al¬ 
tra volta nel voftro palazzo in Tren¬ 
to , e di nuovo al difcorfo coftì te¬ 
nuto , come avviene che da un par¬ 
lare fi pafTa inavvedutamente nell’al¬ 
tro, Topra il miftero de’brindili. 
- Certo coTa ftrana, diceafi allora , 
pare a’ giorni noftri il bere che fi 
fa alla Talute d’altri. Il vino non può 
nè giovare nè nuocere Te non a chi ’1 

prende: e che vuol dire perciò, che 
fi dica, nel prenderlo , di bere all’ al¬ 
trui Tanità ? II famoTo Redi nel Tuo 
Ditirambo fece dire a Bacco : 
ji te brindi(ì io fo , 

Verde a me facci* il buon prò . 

Ma ella è bene ancor piu ridicola co¬ 
Ta , per averne il buon prò a Te ftef- 

fo, 
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io, bere al buon prò degli altri. Ri- 
dendofi da tutti a quello difcorfo , 
acutamente ditte il Sig. Canonico (a) 
voftro figliuolo, che a pafii di gigan¬ 
te s’incammina fu l’eroico fendere , 
fegnato dalle veftigia di S. A. Reve- 
rendifs. Monf il Principe , Vefcovo 
di Sacovia , voftro fratello (6), che 
egli non prendea maraviglia alcuna , 
che col bicchiere in mano fi dicette- 
ro quelle e piu inlìpide fanfaluche , 
non dovendofi a chi bee domandar 
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 alfennati , fenza elfer pre- 
fi dal vino , cofiumano alle tavole 
ancor piu modelle far brindifi agli 
amici, tal collume, dicea , farà di¬ 
venuto comune a tutti , di proprio 
che pare e forfè era, de’ briachi, in¬ 
trodotto a poco a poco dal feconda¬ 
re che dovettero fare gli uomini che 
non pativano il vino , le- pazzie dì 
que’ch^ il pativano. Quindi, nonfo 
fe per fare onore alla nazione, pafsò 

G 3 a di¬ 

fa) Il Sig. Leopoldo-ernefto Bar. dì Fir- 
mian, Canonico di PafTavii e di Trento . 

(bj Moni. Jacopo Bar. di Firmian, 
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a dire l’ingegnoto Signore, che giudi¬ 
cava che T origine di tale ufanza fi 
dovette a’popoli fettentrionali, i qua¬ 
li per ló freddo del clima piu dediti 
al vino, e perciò poco meno che fem- 
pre ripieni di vino il capo, fieno Ita¬ 
ti i primi inventori de’brinditi , ora 
comuni a tutte le nazioni d’Europa. 
Feci plaufo ancor io con gli altri » 
come meritava, a quetto fiottile dif- 
corto, quantunque falfio; e non pa¬ 
rendomi cola propria fi oppormegli 
così alla prima, per inoltrare di anzi 
dargli qualche maggiore probabilità* 
confettai, che ancora alpretentedel¬ 
le brindifievoli merci v* era piu facile 
fipaccio tra que’popoli, che altrove*, 
e mi fovvenne di apportare ì verfi 
del Brinditi di Pier Salvetti , Itam- 
pato ultimamente in Firenze infieme 
co’ Brinditi del Malatefti : 
V* ritordo la foggia alla Tedefca ; 
Chi vuoi del ber la trefe a , 
Ha chi fa, prenda il cefi urne : 

fògghingendo , che quetto fipiritoto 
poeta non teppe meglio terminare il 
ilio brinditi, che faccendo, com’egli 
dice, da Lanio cotto . Aggiunti, che 
potea ancora giudicarti loro I* inven¬ 
zione de brinditi, per effere certo , 
che quella voce brinditi, o brindefi, 

brin- 
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brindefle dice ancora il Salvetti , e 
brindis accorciato preflò iPoeti, 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 Tua bell’opera del Galateo : Lo 
vivitare a bere, la qual ufanza, ficcarne 
non nofira , noi nominiamo con vocabolo 
forafiiero , cioè far hrindifi . A quelle 
mie parole fi rivolle ognuno verfo il 
Sig. Canonico , e parea che lì con- 
gratulafle feco, che fi folle 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 lleflo Monf della 
Cala poco lotto fa dire a quel fuo 
buon vecchio: Quantunque quefloBrin- 
dìfi , fecondo che io ho fentito affermare 
a piu letterati uomini, fia antica ufanza, 
fiata nelle parti di Grecia : e qui lince- 
ramente propofi la mia opinione, che 
J’ufanza de’brindili non da altri avea 
prefa l’origine , che da’ Greci , da’ 
quali pafsò a’ Romani , onde fu po- 
fcia portata , dovunque s’eftendeva 
l’Impero. Ciò, non avendo allora fil¬ 
mato proprio impegnarmi a piu Iun- 

G 4 gamen- 
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mente provare , fecondo la fede da¬ 
ta , mollrerò al prefente con quella 
lettera. 

Non abbifogniamo di erudizione 
molto valla e molto recondita , per 
venire in chiarod’unatal verità. Ec- 
covene fubito tal prova, che balla a 
fciogliere la queliione . Tullio ( /. /. 
in Verr.) defcrivendo il convito di Fi¬ 
lodamo cosi dice : Difcumbìtur: ft ferma 
inter eos, & invitai io y ut GR^ECO MO¬ 
RE biberetur. Chi non vede qui chiaro 
il collume de’ brindili, legga, come 
interpreta quelle parole Pediano 
Gran dibus , inquiunt, poculìs, & mera- 
cis pctionibus , qui non zntelligunt di Ha 
Ciceronis : & f>oc putant gr£co more po¬ 
tare. E/i autem GR/ECÙS MOS l ut 
Grxci dicunt) ovfiniìy x,m S/^b/uérve cum 
merum cyathis lìbant , falutantes primo 
Deci y deinde amico! fuos nominoXim . Nam 
tot'ies marum bibunt, quoties & deo$ , & 
carcs fuos NOMINATIM VOCANT. 
Da ciò credo apparire ballevolmentey 
come tifavano i Romani falutarfi V 
un l’altro fcambievolmente, beendo, 
eh’ è Io Hello, che faccendofi brindili 
l’un all’altro *, e che ciò in loro era 
pallate da’ Greci . Ma fe quella te- 
flimonianza non balla, eccovi lenza 
intrigarli in raccogliere quelle de’Gre- 
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ci, che fi ritrovano preffogli autori 
che trattano fimili materie , eccovi 
dico un brindili formale, con quella 
forma di dire , che comunemente fi 
praticava da’Romani, in Plauto nel- 
1 o Stico {att. V. fc. 4. v. 3 7.) 
Bene vi) bene noi ,b e ne te, bae me f e ne noftram 

etiam Stepbanium. 

Quefta ^ maniera così tronca e man¬ 
cante , invece dell’intera precor vos be¬ 
ne valere , bene vivere, è, come dicono} 
un grecifmo , che balta a dinotare , 
onde fia venuta a’Romani I’ufanza dì 
tal faluto. Nella' ftefla forma Tibul¬ 
lo (l. II. eh. v. 31.) 
SeJ bene Mejfaìam, (un quifque ad poetila dicati 

Così pure Ovvidio {Fa/t. IL v.637. ) 
Et bene vos, patria, bene tf> pater optime Cafary 

Tacite : 

Come piace a’critici piu moderni , 
che fi legga, dove prima con qualche 
varietà, che però tornerebbe al me- 
defimo, fi leggeva : 
Et bene not, bene tu ; 
fìccome ancora ritorna al medefimo 
un altro brindifi in Plauto nel Perfia- 
no ( att. V. fc. 1. v. 20.) 
Bene mibi, bene vol/ts , bene amica me a. 
E parimente quell’altro d’Ovvidio ( de 
Art. 1.1. v. 601.) 
Et, ben/ , die, domina .■ • 

G 5 Ma 
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Ma dunque erano sì /ciocchi que’la- f; 

pientonì de’ Greci, e que’ così pru- |» 
denti Romani ? Beendo, eflì ancora f 
alta lalute d’altri beevano ? Furono ( 
eflì , anzi per Ior difgrazia affai piu 
fciocchi di noi nel Iafciarft accecare 
da tante fuperffizioni, ma compati¬ 
ti per Te loro tenebre ; convien che 
dichiamo effer pure ffati guidati da 
qualche ragione a introdurre if co- 
lrume de’brindi fi , il che non lo, fe 
fi poffa dire di noi neffaverlo voluto^ 
ricever da eflì , e continuarlo . Per¬ 
chè i brindili predo noi nulla ligni¬ 
ficano, o ar pìir srufano per Pegno dr 
amore o di rilpetto verfo degli altri, 
e per un atto di fi mp lice civiltà, pe¬ 
rò non può parere che uno fpropo- 
fito, e Pavere conneffe infieme cole co¬ 
sì dffpaxate, quant’è il bere noi per 
bifogno o per diletto, e inoltrare al¬ 
trui rilpetto ed amore, e faver vo¬ 
luto pafefar quello con parole così 
tutt’altro lignificanti, dicendo di bere 
all’altrui fanità^Que’ però,da’quali ere¬ 
ditammo , e da’quali pafsò in noi tal u- 
fànza,non mi pare,polla la Toro falla re- 
ligione,che tanto fp rop ofi tallero,quan¬ 
do il btindifi nella loro credenza era 
una fuperltiziofa preghiera, o> direm¬ 
mo noi, un’orazione a* Dei per la 
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fallite di quello], al cui buon prò fi 
beeva . Non occorre ridire , quanto 
facra cofa folle appreffo i Gentili il 
convito e la. menfa. Ne fon pieni tut¬ 
ti gli autori; e fi fa, che fu lamen- 
fa i Dei ftelfi collocavanfi , e fopra 
la menfa come fopra l’altare , fi fa- 
ceano le libazioni . O fodero o no , 
ovvero fieli fu’letti, o collocati fopra 
la tavola i fimolacri de’Dei, fempre, 
attefta Ovvidio degli uomini della 
fua fuperftiziofa religione ( Fa/l. VI. 
v. 306. ) 
■ ■ ■' i.i » tnenfa c* edere adejfe Deos. 

Che maraviglia adunque, fe filmava¬ 
no quella occafione opportuna di 
pregare da’ Dei, che credeano aver 
prefenti , il bene agli amici , ritrp- 
vandofi già , fecondo la lor credenza, 
all’ altare ? Se il primo bicchier che vo¬ 
tavano,il 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 co! 
merito di tale offerta s’avanzafiero a 
pregarlo per la falute de’ fuoi cari ? 
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 l’ufo 

G é di 
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di tali fuperftiziofe preghiere delle 
a molti occaiìone di rallegrarti fo- 
verchiamente col vino . Nell’aflegna- 
re tale origine a’brindifì , ecco come 
vengo ancora a falvare la buona opi¬ 
nione che abbiamo , (iella prudenza 
degli antichi, qualpoteano avere tra 
le, tenebre della loro falfa credenza. 

Ma per iflahiiire quella mia , che 
ftimo piu che femplice conghrettura,, 
gioverà prima offervare , come tale 
preghiera era una cofa affatto diver¬ 
ia dalla propinandone e dalla lìhazic^ 
ne, lolite praticarli ne’ conviti, ben¬ 
ché quando con l una, quando1 con ? 
altra andalfe unita il piu delle volte . 
IÌ ’Ttp^lvti? de Greci, eh’è il propina¬ 
re de’ Latini , altro, non. era che il 
porgerfi l’un alfaltro il bicchiero , da 
cui avea , chi il; porgea ,. beuto , 
perchè l’altro ancota beeffe \ onde tal 
verbo fu in ufo prelToì Romani non fo¬ 
to nelle ufanze de’conviti per ligniti- 
care ancora il porgere alcuno- ad al¬ 
tri, o del fuo o- dei comun piatto- 
qualche vivanda , ma per fignificare 
alle volte generalmente il porger fi. dì 
qualunque cofa. Quello divario eraw 
vi tra \qpropinazioni de’Grecì-, e quel¬ 
le de’ Romani , che i Greci non fi 
prc-featavano che la tazza vota,, do¬ 

po 



Articolo VII. i 5 7 
po averla a Ior piacere afciugata , 
perchè l’amico da quella beefie ; i 
Romani non la votavano prima di 
porgerla, ma prefa parte del vino ? 
con l’altra parte all’amico la porgea- 
no . Nè folamente afìaggiavano quel 
ch’erano altrui per porgere , ma be¬ 
uta quanto gli folTe piaciuta, dava l’u¬ 
no all’altro il rimanente da bere, fe ve¬ 
ramente con quel del Satirico, Gitona 
extrema parte pottonis fpargebat , dee 
intederfi , che Trifena ufaffe quefta 
finezza a Gitone di propinargli, come 
dicevano, la coppa. Ma l’uno e Fal¬ 
tro qoftume fi vede chiaro nella cena 
che diede Didone a’Troiani( JEn. I. v.’ 
741. ) dove la Reina appena portali 
a bocca la tazza , la porge a Bizia, 
che , beuta a fuo piacimento ,* la 
porge all’altro: 
Primaque libato , fummo Tenta attigit ore , 

. Tum Bitta deJit ir.trepifania ilìe impi>er bauftT 

. I Spuma riti m pateram > & toto fe proluit auro , 
a1 ti proc tre s . 

Non hòfapnto appreffo alcun ritro- 
. vare, fe i Romani ufafiero nelle prò- 

pinazioni alcuna formula detèrminata, 
v. e tali folenni parole : i Greci > dice il 
l Bulengero (. de Cojiv. I. III. c. 19. ), 
;j che tifavano quelle orpovlveo cu* x«tA«V 
y propino tibi pula e, ciò che, fe non folle 

trop- 
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troppo fofpettare della fede di tutti 
i libri , mi farebbe dubitarer j fe Ci¬ 
cerone ( Tufo. 1.1 ) non pulirò CritU, 
ma abbia, fcritto propino hoc pulcre 
CrifU . Ciò di certo raccogliamo da 
quello paflàggio di Cicerone , che i 
Greci collimavano di nominare quel¬ 
lo^ cui erano per prefentare,dopo beu¬ 
te , la tazza; il che non fi farà fatto 
da’ Romani , altramente non avreb¬ 
be Cicerone , come di cofa predo i 
fuoi ftranu, che Teramene avefle ef- 
prefib il nome di Crizia , addotta 
quella ragione, che tale era il coltu- 
me de’Greci : Propino hoc, inquit, pul- 
cro CritU.. Nam Greci in convivili fo¬ 
lciti nominare, cui poculwn tr^diturifint. 

Quando fi beeva l’un dopo l’al¬ 
tro da tutti i convitati , che i Greci 
diceano gV hvkùo vihy > e i Romani bi- 
bere a fummo ^ cioè da quello ch’era 
nel primo e piu onorevole luogo , fi¬ 
no a quello ch’era nell’ultimo; io fà¬ 
cilmente mi perfuaderò , che e da’ 
Greci nella medefima coppa , ognu¬ 
no al vicino porgendola, fi heefle, e 
da’Romani del medefimo vino anco¬ 
ra, propinandolo l’uno all’altro; come 
non è da dubitarfi, che fifacefle nel 
convito fòpra lodato di Didone , in 
cui dal primo all’ultimo della tavola 
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fi bee , ufando ognuno certamente 
al vicino la cortefia, che Didone pri¬ 
ma avea ufata a Bizia, E però cer¬ 
to, che non fèmore così couumava- 
fi , vedendoli nel Perlìano dì Plauto 

itf.V, fc. 2.V. 40.) che al fervo vien 
comandato di portare in giro il bic¬ 
chiere, e mefcere ad ognuno de con¬ 
vitati: 
Age t CIRCCTMFER mnl[um bifore y D.\ 

ufqut pienis car.tbaeii . 
Pretto P una e Faltra nazione erano 

fègno diftinto d’affètto e di buona 
corrifponde.nza Te propìnazioni r lodan¬ 
do lène però Fufo dal Laurenzi C Polirti, 
l. IL dìff. 31.} quia ob arr.icitiam vel ine- 

• undam vel fovendam . Quindi non Te 
omettevano gli amanti , come fi ve¬ 
de in Plauto nella commedia, tette ci- 

' tata ( ali. V. fc. 1. v. 22. ) 
' — . ■ hoc me a manne tuie pocttlum dona?? 

1 Ut am antem *ma*>ri dee et. 

E perciò lì querelava colui,vcc Giton me 
l; aue TRALATITIA PROPINATIO- 
1 ME dìgnum judieabat. I grand r, per non 

difcendere dal loroalto contegno , non 
e degnavano di limili grazie ì Tuoi con- 

/itati nè propinando agli altri, nè vo- 
endo che altri Ior propinale i ftrapaz- 

7 r,o y che rinfaccia a quel giottone 
f uiuvenale { fa:. V. v. 27. ) 
)li| qtuin- 
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■ 1 ■ quando propinar 

Virro tib%, fumitque tuli contatta label li f 
Pocula ? 
Dal fofpetto di quella poca fi ima. 
de’Tuoi convitati aflolve però Mar¬ 
ziale quell’ Erme con quei pungen- 
tiflìmo Tale ( 1,11. epigr. 45. ) 
®ucd nulli cali, em tuum propinar , 
Huma/je facis , Hermt, n»n fuperbe . 

Intorno al tempo delle propinazicniy 
dirò di credere , che ognuno ufafle 
agli altri tal cortefia, quando a lui 
piacefle. Nel Peritano di Plauto alla 
fcena ultimamente Iodata, Toflilo 
vota il primo bicchìero lenza porger¬ 
lo ad altri : Lemnifelene al contrario 
il primo bicchiero che prende Io por¬ 
ge a Toflilo . I Greci una diftinta 
prcpina'iìor.e nferbava.no al fin della 
menfa, detta philotifiam, e il bicchie¬ 
ro a tal fine preparato era par det¬ 
to pbìlotifiiis j e quell’era il ipoTiyHy 
ciKìthjUv , con cui veniano come a 
dichiararli non folo di partir dalla 
tavola buoni amici, ma di piu ftrin- 
gere infieme la vecchia amicizia. Pal¬ 
liamo alle Libazioni. 

Libare lignifica alle volte quel pren¬ 
dere un àflaggio di vino , prima dì 
porgerlo a bere ad altri. Di ciò non 
parlo . Io parlo della libazione che fi 

facea 



Articolo VII. 161 
facea in onore de’Dei, e qui (blamen¬ 
te di quella, che faceafi col vino, e 
col vino pretto, almeno la piu (bien¬ 
ne , impievi! que mero pater sm ; benché 
fi libaflero ancora le vivande , pren¬ 
dendone il primo faggio, e gettando¬ 
lo o mandandolo a gettare o fu 1 al¬ 
tare, o fui fuoco , perchè bruchile 
in onor de'Dei . Si libava il vino , 
verfandone poche ftille per lo piu fu 
la menfa, alcune volte anche in ter- 

i ra , con che intendeafi fard una fpe- 
cie di facrificio a quei Dio, in cui 

;nome quelle ftilie di vino verfavaafr. 
Chi in onore d’un Dio facea la //- 
bacione , e chi in onore d’un altro , 
:che da ognuno col nome proprio in¬ 
vocava!! . Così Didone invoca Giove 
jOfpitale, Bacco, e Giunone , a pii! 
Dei con lo (teffo facrirìcio raccoman- 

idandofi: 
i Jupiter ( bfpitibus r.am tedarr jir'a-ì Uquunta 

A d/ii , ialiti te Baccbus d^tzr , iena Juno . 

.'Invoca Venere quella laida vecchia 

.(nel Cureulione (aci. I. fc. 2. v. 31. } 
’texus , de pau’h pauHulutn b?s tibi dt.ro. 

Dice Afconio fopra citato de’Roma¬ 
ni , che toties merum bibunt, quotici & 

, Deos , & caros fuos nominatisi vcccrnt ; 
Sia io giudico piu tolto, che quante 
volte òeevano il vino fchietto, tante 

volte 
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volte invocaffero i Dei; ma non pere 
così, che non invocaffero i Dei, e non 
libafìero ancora il vino inacquato . 
Leggendoli in Ateneo ( /. X. ) che fino 
al terzo^ bicchiero fi doveano venera¬ 
re i Dei , e fapendofi che i tre primi 
bicchieri eran dittintamente a Dei 
confacrati ; par^ che fi dovette dire , 
che indifpenfabilmente con ognuna 
di dii fi libaffe da’convitati . Non 
ottante nell3 altre volte citata comme¬ 
dia Toflilo fpegne le due prime lan¬ 
terne , come dicono i beoni , nè fi 
fente menzion di libazione , AI con¬ 
trario Orazio all’Od. 19. dell.III.con- 
facrando il primo bicchiero alla Lu¬ 
na nuova , il fecondo alla mezza 
Notte : 
Da Luridi pr opere nota 
Da Heélis 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’ha dubbio, luna e l’altra 
pretto i Romani, di quel che volefii 
(piegare col Dacier , che beeffe alla 
fanità della mezza notte , cofa che 
mel farebbe credere briaco prima di 
bere. Nel fine della cena non fi omet¬ 
teva la libazione , la quale non fola- 
mente fi faceva a Mercurio, per da 
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lui ottenere un Tonno Toave , 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 propinaùoni , eh’erano puri 
Pegni d’amore, nè nelle libazioni > ch’e- 
rano puri effetti di Tuperftizione, al¬ 
cuna cofa v’era efienzialmente con¬ 
netta col faluto, che prima di bere fi 
Iblea fare agli amici. Che però tal 
faluto fi praticali di fare, e con che 
maniere di dire fi efprimefie apprett 
fo i Romani, l’ho fatto conofcere al 
principio di quella lettera, con l’au¬ 
torità di Plauto, diOvvidio, di Ti¬ 
bullo. Beevafi alla Tallite dell’amata, 
» nominatamente col proprio Tuono- 
aie accennandola, come nello Stico : 
iene verbene novene /r, btrte me^bent noftt*'ii 

etiam StepbMnìt/m / 
> con nome generico Tonificandola , 
tome nel Perfiano: 
iene mibi , bene vcbis , ben* amie a mea. 

ii beeva per i buoni Tucceffi degli a- 
nici e de’ perfonaggi coTpicui . Ora- 
;io l.III. od 19. 

1 1 ■ » da , puer , auguri/ 
Murente. 

importava che fofier prefenti co¬ 
loro 
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foro , alla cui fanità e profperità f 
beeva . Tibullo al luogo citato fa 
pra: 
Sed bene Meffalam^fua quìfque ad pocula dicaf- 

Ncmen ab(e>ttis fingula virbn fenent . 

Anzi in alt ratto ancora beevano a' 
buon prò di qualche genere immagr 
nario di perfone non conofciute, fof 
fé per ifchèrzo o con ferìetà . Così 
Toflilo , che non comparifce nè pui 
ora per l’ultima volta in quella fce 
na: 

--■—« bene et qùi in videe m\hi $ 
E? et qui hoc oaudet 

Beevano alla falute delflmperadore 
Citiamo fant’ Ambrofio ( /. de El- 6 
jejun c. 17. ) ove riferifce quanto fole.: 
avvenire negli llravizzi ancor deTuo 
tempi : Bibamus , inquilini , prò falut 
Imperatoria , & qui non bìberit, fit reti 
inàevotìonis . Ma per chi non beeva 
no ? Segue il Tanto Padre : Bibamus pr 
Jalute exercitmm , prò comitum virtute 
pròfiliorumfanitate.Txnto quelli annur 
z), quelli faluti,quelle preghiere, qu( 
che le vogliam ora chi.imare, eran 
cefi dillinta e dalla propinatone 
dalla libazione, che primieramente n 
trovo alcuni, ove non veggoveftigi 
nè dell’una nè dell’altra. Orazio nel 
oda poco avanti Iodata domanda ; 

fervo 
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èrvo il bicchier della Luna , indi 
[uel della Notte, con 1*uno e con 1* 
'Itro de’quali probabilmente ? come 
10 piu (òpra detto , volle Ubare a 
'juefte due fue Deità, nè conefiìac- 
,enna di voler falutare alcuno*, indi 
lomanda il terzo bicchiero di Mu¬ 

rena augure., e con quello certamen¬ 
te bee alla falute e buoni (uccelli del- 
' amico » col bene Murenam , o altra 
l quivalente efpreflìone ; nè accenna o 
' .1 voler libare il vino , o propinare ad 
Itri la coppa. 
la Luna pr opere nova , 
la Noclis media, da r puer, angurie 

' Aurea a. 

Me Marziale, per bere alla falute di 
Domiziano, prende il bicchiero, che 
f Itro commenfalejgli porga ; ma al 
fèrvo immediatamente il domanda . 
;; 1. IX. epìgr. 95. ) 
' Iddere quid ce//ds9 puer^ immortale falernum'ì 
0 fìpiadrantem duplica de fenicre Cado . 

parimente Toflilo , che pur di nuovo 
jjntra in ifeena , prende immediata- 
' nente dalle mani del fervo fa tazza, 

he non per quefto fi dirà che pro¬ 
bamente gliela propinale ; efenzafar 
notto di volerla altrui propinare , 

’jpee. alla falute della brigata e dell’ 
\\ mica. 

Ve. 
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Pegniutn ) tarde tyatbos rfiibi das : cedo fatte f 

£ene mi hi , bene vobis, bene amie et mea. 

Non piego però che fi troyi il falutcfk 
unito ancora con la propinatone, Ecj° 
colo poco dopo l’accennato ora ? poi f. 
chè Io fteffo fcperfonaggio prendendep 
il bicchiero,, che propinava Lemni^ 
felene , bee al bene degl’ inyidiofi # 
de’ buoni amici, P1 
Lenan. fi oc n.ea mar. ut tua pocujum donat (CJ 
\Jt amante,n amanti deeet. To. Cedo. Le tl 

Accipe, Tq . Piene tf qui invidet mi hi > n 
rt et qui hoc gaudet. (j 
Fa il faluto alla brigata e all’ amicete 
anche coliti che propina agli altri 
nell’altra commedia che citammo; E, 
T ibi propino decern: ajfunde tu Ubi indeyftfapis\j. 
Bene vos, bene nts 5 bene tty bene me, be#L 

noflram edam Stepbanium . L 

Si ha da Afcooio che tal fallite fi 
niva parimente con Ja libazione . Me^ 
rum cyatfris lìbant 9 /'aiutantes prim^ 
Deos , deinde amicos fuos nominatim ; < 
fi raccoglie parimente da quei veri j 
d’Ovvidio altre volte menzionati: 
J-t benen°/ypatria, bene te ,pater opti,/,e Cafa* 

Die ite y (uffltfo , fiat rut acerba , mere . 

Poiché l’Heinfio fu quello luogo 
che fi dichiara di non poter reità 
perfuafo del contrario , non perfua 
derà gli altri con tanta facilità , chi 
qui Ovvidio non intenda , che beai 

alla 
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dia fallite d’Augufto , ma folo che 
ì libi il vino infuoonore? compren¬ 
dendo luj pure nel numero de’Lari, 
,) de’ Geni , a’ quali fi dovea fare la 
libazione , fuffufo mero . Vero è, che 
ffi\ugufto , ed è chiaro dalf oda 5. I, 
\SV. d’Orazio, e da Dione, s adora¬ 
la , e invocava nelle libazioni tra’La- 

i : non ottante fe <^ui il poeta vuole, 
i,:he a lui fi abbia riguardo col bene 
i,e, ch’era la fi*afe, con cui fi faluta- 
1 /ano gli uomini, non quella con cui 

i Ijbaya a’Dei ? crederemo , che in¬ 
cenda che fi deggia trattare anzi da 
i pio, che da uomo ? Oltre che ufan- 

lofi la ftefla efpreflìone con tutta la 
'‘tavola , che s’ufa con Cefare ; bene 
Wos, bene Te, Ctfar ; o aonoreditut- 

a la tavola fi libava, 0 nè pur fi li¬ 
bava a onore di Cefare. Patio innan¬ 
zi ad efaminare un fallito unito in¬ 
sieme con la libagione e con la propi* 
> fazione. Quello è quello , che fa Di¬ 
zione agli ofpiti’ Troiani, e a’fudditi 

:r -artagìnefi nel piu volte mentovato 
Convito. Nell’atto fleffo d’invocare i 

)ei, a’quali dovea libare, invece de! 
s accinto bene Trojanos , bene Tyrios , 
r11 che però vuol pn interprete che 
;:J lkida col chiamalo ivi buona Giuno- 

e , fa la Reina una piu magnifica 
ora- 

di' 
bea 
Ila 
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orazione, e piu circoftanziata, fpecb ■ 
ficando il bene che da Giove implo- j 
fava, eh’ era la buona armonia e con- ' 
cordia tra le due nazioni ; indi verfa ! 
il vino fu la menfa, pofeia porge la ! 
coppa a Bizia, e così termina la gran 1 
cena : 
Jupiter^bofpiiibus namte (bare pura loquuntur) ^ 
Hunc lectum Tyriifqueditm^ Trojaque prò fedi il » 
Ejfevelis > ttojlrofque bujus meminijfe minores . > 
Adfis , lettiti# Bacchus dator, <& bona Juno : ] 
Et vos y o ioetum , Tyrii , celebrate favent es . J 
Dixit, & in menfa latte firn libavit honorem •’ ; 
Primaque libato , fummo tenui aftigit ore / 
Twn Biti# dedit increpitani, lite impiger hauftt • 
Spumantem pater am, foto fe proluit auro } 
po/l alti proceres. 

Non ho alle mani altri efempi d’an¬ 
tichi . Merita però d’efler addotto 
anche quello d’una cena moderna , 
cioè di quella, che l’eruditismo Li-1 
pfio tutta all’antica finge d’aver imban-1 
dita agli amici letterati. ( Antiq, lett. \ 
l.III.) Ivi il Deinio fatta prima la li¬ 
bagione , volendo bere dal bicchiero 
con cui avea libato , prega , con la 
maniera Romana, per la compagnia 
e per l’amata: Bene me , bette vos, bene 
ftieam 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 faluta 

ad 
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ad alcuno; e a non crederlo m’induce 
Orazio, che fa il faluto a Murena fo¬ 
llmente al terzo bicchiero . Quanto 
piu però era allegro Io ftravizzo, tanto 
piu faluti fonperfuafo che fifaceffe- 

! ro e alla fteffa perfona e a diverfe. Cen¬ 
to ne vuole fatti a fe fteffo il medefimo 

j Oratio ( /. III. od. 8. ) da Mecenate : 
, Swnt> Macenas , cyathos amici 

Scfpitis centmn . 

Piu comunemente tante volte fi beeva 
.alla falute d’alcuno , s’era perfona 
affai cara, quante lettere formavano 
jl fuo nome. Marziale ( 1.1. cpigr.72. ) 

'1 Navi a SEX CVATHIS, SEPTEM ìùjìin* 
i bibatur , 

OUINQU E Lycas , Lède Oli ATTUOR 
tl< Ida TR1BUS. 
;{q Omnit ab infufo N15MERETUR amica 
( /almo. 
Lì. Nè ciò folamente ufavafi con fimil 
an razza di gente; ma con l’Imperado- 

re medefimo dice d’tifarlo lo fteffo 
poeta ( /. IX. epigr. 95. ) 
Nuic tnibidictfuit erit^cuite/lalatiffeJDeorum 

|j SEXjubeo cyatbof fundt'e}CAESAR erit. 

Colui alla cui falute beevafi., folea , 
L’j effendo prefente , a chi gli avea dato 
jve quello fegno d’amore, rifpondere con 

qualche fegno di gradimento . La 
jt Lemnifelene rifponde con un ringra¬ 

ziamento , confeffando , che il bene liuti 

ad 
Tomo XXXVI. H che 
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che Toflìlo le pregava, già le era fla¬ 
to fatto da lui medefìmo: 
Tua faElum opera bene omnibus nobis ; 
fe leggiamo quelle parole così fenza 
alcuna interpunzione ; le quali poco 
variano , fe fi leggano ancora così 
appuntate: 
Tua faElum opera : bene omnibus nnbls ; 
e fidamente la prima parte conterrà 
il fenfo accennato ; la feconda farà 
un diftinto faluto che ella fa a tut¬ 
ti i commenfali prima di bere . Si 
rifpondeva ancora con quella fefle- 
vole acclamazione , che da tutta la 
tavola fi facea a chi beeva: Bevevi* 
vas, come moftra il Lipfio nel libro 
lodato; o con quefl’altra, che accen¬ 
na il Bulengero nel luogo pure fiopra 
lodato ; bene cmes . 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 flato conofciu- 
to quel ch’era , non creduto quel 
che parea, dice, che mentre avida¬ 
mente asciugava quel gran calicione: 
Clamor exfurgit confona voce cunclorum, 
SALUTE me profequentium. 

Che il bere alla falute d’alcuno 
folle I ■ 
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folle indicio di affetto diftinto verfb 
lui, e un argomento che molto pre¬ 
mere la fua fallite, non fi potrà dubita¬ 
re, fe fi ofièrverà alla falute di quai 
perfone per l’ordinario fi beefle. Ma 
di ciò ci fa ancora teftimonianza S. 
Ambrofio al Ipogo citato, quella ac¬ 
cennando edere fiata la cagione, per 
cui fi beeva alla fallite dell’Impera- 
dore : Videtwr enim non amare Imperato- 
rem , qui prò ejus falute non biberit . E 
tanto piu fi dirà, che quello era fe- 
gno d amore, quanto bifogna confef- 
fare , che quello non tanto era un 
faluto che faceafi a un uomo, quan¬ 
to, come ho detto da principio, una 
fuperfliziofa preghiera a’Dei, da’qua- 
li s’implorava il bene, la falute, i fe¬ 
lici avvenimenti di colui, al buon prò 
del quale fi beeva, Per accertare chi 
mai ne dubitale, quanta parte avef- 
fe in quello fatto la fuperltizione , 
dovrebbe ballare l’aver moftrato, co¬ 
me quella preghiera per l’altrui be- 

lU.j ne fi facea fpelfo prima o dopo la 
nelj libazione, e l’aver addotta l’orazione 

di Didone a Giove , che può dirfi 
una fpiegazione o interpretazione del- 
l’ufuale bene nos, bene vos. Gli auto¬ 
ri ancora unifcono, come cofe della 
medefima fpecie in tale propofito, T 

le Ha in¬ 

ni 



172 Giorn. de’Letterati 
invocazione de’Dei, e la cortefia lo¬ 
lita praticarli verfo gli amici. Afco- 
«io : Merum cyatbis lìbant , /aiutante* 
primo Deos , deinde amicos fnos nomina¬ 
tim. E Livio ( l. XXXIX. ) Inter pocula 
atque cpular, ubi libare diis dapes, ubi bene 
precari mos ejfet. Ma lenza piu, leve¬ 
rà ogni^ dubbietà S. Ambrofio nel 
luogo citato {de El. & jejun. ) che 
pure parla de5 conviti de’Criftiani , 
ma tra" quali non pare che fofle affata 
to abolita ancora ogni fuperftizione 
de5 loro antenati : Bibamu* prò Jaiuto 
exercituum , prò comitum virtute, prò fi¬ 
ller um fanìtate . Et b&c vota ad Deum 
pervenire judicant ficut illi qui calices ad 
fepulcra Martyrum deferunt, atque illic 
in vefperam bìhunt, & aliter fe exaudi¬ 
ri pojfe non credunt . O Jlultitiam bomi- 
7ium , qui ebrietatem facrificium putant, 
A me viene capriccio di inoltrare e- 
vidente quelta tale fuperftizione dal¬ 
la qualità ancora delle parole, che s* 
«favano comunemente nell’ efprimere 
quefto voto dell’altrui falute, beendo- 
fi. Il bene te non folamente su fava al¬ 
la tavola , ma in altre occafioni an¬ 
cora , quando fi volea lignificare , 
che fi pregavano i Dei, perchè aju- 
taflero , e perchè falvaffero alcuno . 
Come però quel fervo, dopo aver a* 

fuoi 
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Tuoi camerate pregata buona falute, 
volendo foggiungere, che elfi ancora 
il raqcomandaffero a’Dei , e pregaf¬ 
fe ro i Dei per lui , dice loro : Dica- 
tu bene mibi abfenti . ( Mil. atri. 4. fc. 

8. v. %o.) 
Colerti, conferva,jut omnes , bene valete, 

vìviti. 
Bene} guafo , tos diratìs & mibi abfenti 

tamen. 
Così il quifquc dicat, bene MejJalam > di 
Tibullo ; il dicite, bette nos, fe , 
e l’altro die bene domine,, di Ovvidio, 
altro non lignificherà, fe non che pre¬ 
ghino i Dei prefidi delle menfc, 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 noltra 
Chiefa le voci benedicere e benedici io, 
argomenterò la forza che avellerò 
preflo i gentili. Nella decadenza del¬ 
la lingua latina, fatta una fola di due 
voci, nulla piu badandofi all’elegan¬ 
za dell’ellipfi gramaticale, invece del 
bene, dicite, me , fe ne fece il benedi¬ 
cite me ; e quelle due voci così accoz¬ 
zate infieinein un fol verbo, per igno¬ 
ranza del volgo , fi prendevano cer¬ 
tamente per continuar a fignificare , 

H j Pre- 
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Fregate ì Dei , che mi dian del bene . il 

Di tal voce fi tèrv ivano ancora i no- là 
velli Crìfiiani , quando domandava-, c 
no a5 veri facendoti le loro orazioni 
al vero Dio ne’propri bifognì , bene- 
die me \ e i Sacerdoti pronti a farle , 
benedico te , ripigliavano : onde venne 
poi , che bene dicere e bene diti io altro <] 
non fignifichino che implorare l’aju- t 
to*, la grazia, raffiltenza di Dio, fo- 
pra le perfone o cofe che con ora¬ 
zioni proprie diciafcuna, e adattate 
al bifogno fi benedicono , come dicia¬ 
mo . Reffò però tèmpre un altro fi* 
gnificato al nuovo verbo benedico, che 
convenia , anche a’ buoni tempi, al¬ 
le due voci divife , quando fi prende¬ 
vano infierite ; ed è quel di lodare : 
onde diciamo ancora benedir Dio , 
Deum benedicere. Ma un’altra ancora 
affatto nuova forza acquiffò nel vo¬ 
cabolario Criffiano , eh’è quella di 
fignificare altresì il concederà le gra¬ 
zie che a Dio fi domandano, poiché 
al benedicere foftituendofi forfè per u- 
iniltà da’Criftiani il benedìtat te Deus- 
attribuendofi l’azione di benedire a 
Dio, non vuol dire, che Diòpregh. 
per noi, ma che Dio ci conceda eie 
di che lo preghiamo . Quella , fe c 
una brieve digrelfioncella , fi doni 

all’ 
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all’occafione . Reità dunque che- < 
falliti, o diciamoli i voti, che il fa- 
ceano nel bere all’altrui falute, fode¬ 
ro una fpecie dì orazioni fuperftizio- 
fe , e per I* obbietto a cui tendeano, 
e pel tempo, e pel luogo. 

Ma intanto chi negherà , che da 
quelli voti fuperltizioll abbiano avu¬ 
to l’origine i noltri brindili ? e che i 
noftri brindili altro non fieno che 
faluti e i voti de’gentili , depurati 
dalla loro fuperltizione ? Andò in difi- 
ufo da fe (Iella la propinatone, giu¬ 
dicata cofa fchiffofa affai prima che 
il maeftro delle buone creanze la- 
fciaffe fcritto : Nè per mio configlio por¬ 
gerai tu a bere altrui quel bicchier ài 
vino , al quale tu arai po/lo bocca , e af¬ 
fannitelo . Contra le libazioni molte fe 
ne faran dette a mio parere, e mol¬ 
to fi farà ffrepitato tra’ novelli Cri- 
ffiani , finche affitto fi abolì un* 
aperta fuperffizione, che non potrò, 
aver difefa appreffo chi avea già co- 
nofeiuto il vero Dio. E generalmen¬ 
te al certo contra tutte le fuperftizio- 
ni eh’ empiamente rendeano (acri ì 
conviti, ma con molta fpedalità for- 
fecontra quella de’ faluti j io giudico 
iftituita dalla Chiefa ( qui nulla dico, 
che fion 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 
fo , fe così facilmente il perfuaderò 
agli altri , come i! perfuado a me 
Uefib , confiderando la maniera con 
cui fi fa tal benedizione. 11 capo del¬ 
la religiofa famiglia intuona benedici¬ 

te : risponde tuttala famiglia con di¬ 
vota acclamazione benedicite. Ecco il 
contrappunto, dich’io, alle follazze- 
voli grida dell’impietà gentilefca be¬ 
ne , die ite , ncs ; bene , die ite, 
ìam . Per far andare in oblivione 
quefte fuperftiziofe acclamazioni, che 
fi faceano per tolto introdurre l’alle¬ 
gria ne conviti, iltituì la Chiefa, che 
prima di feder alla menfa, i Criftìa- 
ni s’ìnvitafiero a raccomandarfi l’un 
Taltro a Dio, benedicite ncs ; al qual 
invito feguifièro pofeia le proprie pre¬ 
ci , con le quali fi riconofee da Dio 
la grazia della refezione , che dee 
prenderfi , a lui fi confacra la refe¬ 
zione medefima , e s implora da lui 
e la loro neceflaria virtù alle vivan¬ 
de , e la fua divina afTiftenza a chi 
dee cibarfene . Contuttociò , perchè 
tali faluti prelfo anche ì gentili erano 
effetti d’un amore indifferente , che 
dava moto ad una fu perdizione rea; 
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i Crifliani non fe ne vollero diffiorre 
affatto , e certi di non interelfare iit 
effi Dio, gli confervarono, come fem- 
plici atti di officiofità, di allegrezza, 
d’amicizia, dì riverenza , quali , e 
nulla piu , fono i brindili delle noftre 
tavole. 

Mi fi può però dire : Se f ufanza 
de’brindifi è paffata tra noi dagli an¬ 
tichi Romani, come può edere vero, 
che a’tempi di Monf. della Cafa il 
far brindili nelle contrade dì Italia non 
fo[fe ancora, com’egli afferma , volu¬ 
to in ufo ? Ma fi rifletta, rilponderò, 
che ivi l’autore non parla de’brindifi 
che s’ufano all’ Italiana , ma* di que* 
che fon in ufo apprelfo gli Oltramon¬ 
tani. Benché per dir tutto con veri¬ 
tà , non mi fovviene, fe mai in alcun 
de’noRri autori Italiani io mi fia in¬ 
contrato , ove abbia veduta efprefla 
menzione, o onde avelfi potuto rac- 
corre alcun indicio de’noRri brindili, 
o con quello o con altro nome chia¬ 
mati , prima di Francefco-Maria Gual- 
terotti, che Rampò i fuoi Ditirambi 
in Firenze per Simone Ciotti non a- 
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. Ambrofio , veniflerc “ 
finalmente sbanditi e per l’invettive ™ 
de’Padri , e per efferfi introdotta la nv: 
benedizione delia menfa, e che rico- ^ 
verati in ficuro predo gli Oltramon- 'fl 
talli, di là poi un’altra volta col gi¬ 
rar degli anni in poflèflò del Ior na¬ 
tivo paefè ritornadero con nome fo» 
raltiero, e prefo qualche coftume dì- c- 
verbo botto altro ciefo . Tal era l'in- C( 
viro, che vi fi univa, quando been-j ì 
do alcuno alla balute d’un altro, fat¬ 
to a quello il (aiuto-, dicea d’invita¬ 
re a far il medefimo un terzo de 
fooi commenfali , il che fòlea ebpri- t 
mere , o dicendo efprefsamente che jc 
F invitava , o che a lui portava il ; 
brindifi : del che mi ricordo d’aver i 
fentito a parlare nell’età mia fanciul¬ 
le bea , quando udia a deberivere qual¬ 
che ftravizzo . Che fe è vero , che S 
Bringen, voce Tedebca, onde la parola 
Brindili 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 
fan irà ; ma piu tofto , che fi porti a! 
rerzo l’invito di bere all’altrui banitàr 
le bene altra ragione , migliore deli’ 
una e dell’altra di quelle, dell’ufo di 
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j, tal voce prefso i Tedefchi apporta 
e Paolo Miaucci nelle fue note al Mal- 
i mantile ( c. 6. fi. zs-). Che che fiadi 
i. quello però , come la voce brindili 

vien dal Tedefco, così era, o è an- 
. cora , ch'io noi fo , cofa tuttaloro 
. tal brindili , che fia un far invito a 
. bere. Nel fialuto degli antichi, falvo 
. che tutto ciò che li fa, e fi dice ne* 
. conviti , e l’apparecchio medefimq 
, può dirli un’invito a bere , ed ogni 
. cofa par, che rifiioni il bibe, aut ahi, 

non ci veggiamo nulla , onde pro¬ 
priamente a fpecie d’invito debba 

. riferirfi . Piu tolto fpecie d’ invito 
dirò la propinatone , che malamente 

| anche dal Menagio confondefi col 
fallito. Imperocché, oltreché di fua 
natura 1’ atto Hello di porgere altrui 
la coppa è un dare eccitamento a 
bere, ed è un porgere da bere, tibi 
propinet, tu bibas , dicea colui ; ( A fin. 
acì. 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 ninno 

■propinava il bicchier a’grandi, eniun 
lor dicea, che beeflero. 
■- ■■■ .—■■ quando propinai 

■ Virro tibi, fwnirque tuis contatta labellis 
PoculP'^iis vejirum temerarius ufqueadeo^uis 

H 6 Per- 
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Perditus, ut dirnt Tegiy bilie? c 
Didone a Bizia, nel porgere a lui la 1 
tazza , fa animo- a tracannarla, co- f 
m’egli fece. 1 
Tum Uitioe dedit irterepìtans itile impiger bauli''. 

E pretto il fatirico netta rtoria detta 
donna diEfefo , tant’e invitare , quan¬ 
to farebbe propinare : Ipfa porr exit ad 1 

bumanitem invitantis viciam manum . U 
unirfi però al faluto F invito , fia al 
falutato di corrifpondere , fia ad al¬ 
tri di replicarlo , è una. novità nata 
di là da monti-, donde venne tardi 
in Italia , e forfè non acquHtò mai 
pacifico portello, o il conlervò poco- 
tempo, ettendofi totalmente porta in 
difufo , almeno certo alle tavole no¬ 
bili e dove gentil coll urne profefia- 
li. A’ tempi del Cala può edere y che 
quella voce brindili , non ancora af¬ 
fatto addomefticata , valeffe folo tal 
faluto unito con f invito , e per ciò 
ei dice bene , che non era ancora ve- 
mito in ufo. Al prelènte certo quella vo¬ 
ce fignifica ancora il folobere att’altrui 
falute •, e per ciò brindili ancora li 
chiamano quelle poefie , con le qua¬ 
li, fingendo di bere, fi lodano e ià- 
lutano quelli, a’ quali fi fa il brindi- 
fi *, della qual forta di poefie è com¬ 
porto tutto il libro VII. delle Rime 

del 
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del Cali. Giovan-Mario Crefcimbeni, 
riflampate 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 
brindili , nè abbracci tutte le forte 
di brindifi ' mentre dice il brindili 
quell' invito , che fi fa alle tavole in be¬ 
vendo . 

De’ noltri moderni brindili , come Ìora s’ulano in Italia, nè pure direb¬ 
be il Cafa, che fieno verfo di fe biafi- 
tnevolt. Per verità fe bialimevoli ver¬ 
fo di fe ftefli follerò oggigiorno, non 
avrebbe il Redi fatto nel fuo Diti¬ 
rambo quel fublime , e magnifica 
brindili al Gran-Duca i 
Io bevo •» fatiti y 
Trfcano %e , di te ; 

nè il Sig. Crefcimbeni fatti ne avrebbe 
a Prelati, a Cardinali, a Principi e 
Principefie. Poiché benché quelli per 
irafporto dr fantafia , da poeti, fan¬ 
no brindifi fenza effere a tavola , co¬ 
me par che ne faccia in alcune ode 
Orazio , e in alcuni fuoì epigrammi 

; Marziale \ farebbe fempre una licen- Iza troppo poetica il fingere un’azione 
in fe ftelfa vituperevole , per far 
onore a perfonaggi di sì alto grado. 

Ma 
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Ma non fono già finti, anzi veramen¬ 
te fatti ad un (ignorile ttra vizzo , i 
du e brindili, rapportati dal Sig. Cre- 
fcimbeni ( Comm. Voi. I. /w. 154. ), f 
uno del Can. Lorenzo Pancia fichi af 
Cardinal Leopoldo de’Medici d’or¬ 
dine del Cardinal Giovanni Delfino , 
l’altro dello detto Cardinal de’Medi^ 
ci : nomi amendue che badano ad 
adblvere da qualunque fofpetto d’ 
indecenza 1’ ufo opportuno di tai fa- 
luti. 

Per confumare interamente la ma. 
teria , parerà ad alcuno , che rima- 
nette a dir qualche cofa delle tante 
inezie, che dagli antichi fi praticaro¬ 
no alle tavole , come del bere unita-, 
mente nel medefimo tempo , dello 
fcrivere col vino fu la menfa il nome 
delle perfone amate, dello fpruzzare 
con gii avanzi dei bicchiero i circo- 
ftanti , del gettare l’ultimo refiduo 
del vino fui pavimento, che faceano 
ancora i Romani , ma con piu arti¬ 
ficio i Greci , che’l faceano rendere 
certo fuono , giuoco che chiamava¬ 
no cottnbo, il quale pure in altre ma¬ 
niere faceafi, come fi vede nel Buleg¬ 
gero {de Conv. I. IIl.c. 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 eccedute Te 
mifure d’ima lettera , farò fine, pre¬ 
gando V. E. ec. 

ARTICOLO Vili. 

Tbefaurus novus flfiecdotorum . Tomus 
quintus, compiertene SS. Patrum alio- 

rumque Autiorum Eccledajìkonirn o- 
mnium fere fecularum a quarto ad deci- 
mumquartim opufcula . Prodit mine 
primum ftudio & opera Domni En>- 

mundi Martene & Dormii Orsi¬ 

ni Durand , Presbyterorum & Mc- 
nacborum Rcncdiclinorv.m e Congrega 
S. Mauri. Lutetu Parifiorum-fiC-1717. 
in fui. col. 1968. fenza la prefazione, 
un indice degli opufcoli nel princi¬ 
pio, e uno delle cofe notabili irei fine. 

JO Uori di due o tre opufcoli di fcrit- 
X"1 tori italiani, tutti gli altri, in que¬ 
llo tomocomprefi, fono-di fcrittorid3 
altre nazioni. Tuttavolta, acciocché 
ognuno pofia reftare informato delf 
intero dell’opera , troppo importan¬ 
done, la notizia, ne riferiremo in ri- 
ftretto sì quello che all’argomento de* 
trattati, sì quello che al nome, tem¬ 
po , e qualità de i loro autori appar¬ 
tiene. 

* 

1. Al- 
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c»ì. i. i. Altercatiti inter Tbcophilum chri- 

flìanum & Simonem Judtum . Autore di 
quella difputa fi è Evagrio, che fiorì “ 
nel principio del V. fecolo, e fiotto il - 
nome di lui effa è riferita daGenna-1 
dio nel libro de ìllu/lrìbus ecclefif, feri- 
rtoribus al capo 5o.e da Marcellino nel 
fiuo Cbrcmico all’anno 423. Sta ella in- j 
ferita in un codice del moniftero ] 
Vindocinenfe dove la precedono im- * 
mediatamente i tre libri di Alter cazioni 1 
tra Zaccheo Crifliano , e Appollonio filo- j 
fofo , pubblicati già dal P. Dacherio 
nel Tomo X. del fiuo Spicilegio , ma 
fenza nome di autore ; il quale però 
molto fiaviamente provali dalDache- 
rio, efter vivuto nel principio alme¬ 
no del V. fecolo . Ora i nortri dottili 
fimi Benedettini foftengono con mol¬ 
to di fondamento, che lo fteflo Eva~ 
grio fia autore tanto delle Altercazio- 
ni tra 7 Criftìano edlfilofefo , guanto 
di quella tra’l Criftìano el Giudeo ; e 
che quefta fia come il quarto libro di 
quelle. Le ragioni , che efli ne alle¬ 
gano , poflon nell’ avvertimento che 
ne premettono, ravvifiarfi. 

2. Commonitorium S. Orientii. Il pri¬ 
mo libro di quello poema elegiaco T 
fu pubblicato la prima volta l’anno 
1600. dal P. Martino Deirio, Gefui- 

ta a 
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j a , e pofcia inferito nella Biblioteca 
j le’Padri. Il P. Martene avendolo ri- 
I rovato intero , cioè il I. e’I II. libro, 
n un codice antichilTimo della biblio- 
:eca di San Martino di Tours , Io 

pubblicò l’anno 1700. nella fua Colic¬ 
ene dì monumenti antichi, correda- 

J o d'annotazioni ; e prefentemente 
neglio corretto ha ftimato bene dì 

j [ui riftamparlo . Chi fia flato S. O- 
•ienzio, non è ben noto. Elio è bensì 

j odato da Venanzio , poeta criftiano, 
| avente verfo la fine dei VI. fecolo , !n un verfo della vita di San Martino; 

; da Sigeberto, monaco Gemblacen- 
e, nel capo 34. de viris ìlluflribus . 
Adtre cofe erudite intorno a luinedi- 

’ :e il P. Martene , sì in quello luogo, 
ì nella prefazione ; al quale ci rimeN 
iamo . Dietro il Commonitorio vengo- 
10 altri pochi verfi di Orienzio, tutti 
li argomento facro. 

3. Sermo B. Aviti, Viennen/is Arcbìe-cg1 
i'iftofi , Feria tertia in Rogationibus . 

j 3a quello Sermone di S. Avito due 
ofe pofiono apprenderli: l’una, che 
e Rotazioni, o fia folenni fupplicazio- 

' li, che avanti l’Afcenfionefi celebra- 
! 10 nella Chiefa , furono indi tu ite in 
1 empo di lui, nofbro frculoy cioè da S. 
' Mamcrto, che nell’anno 462. tenne la 
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fede archiepifcopale di Vienna, ficco- 
me altrove riferifce il fuddetto Avi¬ 
to, fuccelfore in quella chiefa di 2L 
fichio, ficcome quelli lo fu dìMamer- 
to. L’altra cofa fi è, che nella chie¬ 
fa Viennenfe nella feria terza delle 
Rogazioni Ieggevafi ne’ divini offici 
la profezia di 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 Lulfeul diede il 
Mabillone alla luce ; in detta feria 
terza Ieggevafi non la profezia di A- 
mos , ma a terza l’epillola 1. 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 lo Hello ed un folo l’ordine di re¬ 
citare i divini uffici, nè quello dì leg¬ 
gere la facra Scrittura , faccendoni 
quivi ogni cofa a piacimento de’Ve- 
fcovi. 

•55- 4. Homilia S. Fau/tmi de PaJJione 
Domini . A qual Fauftìno debbali at¬ 
tribuire la prefente Omilia, elfendo- 
vene piu d’uno di quello nome fra 
gli fcrittori ecclefiaflici , non fanno 
gli autori di quella infigne raccolta 
determinarli. 

5. Di- 
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5. Dialio ENNODII in natali Lail-;o/.59, 

■ rentiij Mediolanenfis epifcopi. L’Ope- 
1 re di Ennodio, Vefccvo di Pavia, fono 
■ fiate pubblicate dal P. Sirmondo . 
■ Qucflo piccolo Sermone non fi ritro- 
: va fra effe , come nè meno la breve 
i Epiflola dello ile fio Ennodio a Venan¬ 

zio , tratta , non meno che f altro , 
1 da un manofcritto di S. Remigio di 
1 Rems. Morì il Vefcovo Ennodio l’an¬ 

no 511. 
6. Antiquum Calendarium Sancia Ro- 

! mana Ecclefta . Quanto giovino ad i 1-^-6 3* 
luftrare le cofe ecclefiafliche gli anti¬ 
chi Calendari, molti grand’uomini 1J 
hanno a fufficienza dato a conofce- 
re . Il piu antico di tutti fu divulga¬ 
to dal P. Bucherio, Gefuita. IlMa- 
billonepubbliconne un’altro Affrica no, 
fcritto già mille anni a lettere capita¬ 
li nel III. tomo degli Analetti. Il P. 

1 Gio. Frontone , Canonico regolare 
■ della congregazione di Francia, die¬ 

de fuori un Calendario Romano vec- 
; chiodi 900. e piu anni . Un quarto 

ne abiamo dal Dacherio nel X. to¬ 
mo dello Spicilegio . II Baluzro vi s* 

i impiegò pure con lode . Ma quello 
> che ora efce in pubblico , fuori del 
1 Bucheriano, fupera tutti gli altri dì 

antichità , eflendo flato compilato 
verfb 
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verfo la fine dal IV. fecole, o al piu E 
verfo i primi anni del V. Una delle ì 
prove della fua antichità fi è , che ; 
eflo non ci aftegni la folennità di al- i 
cun Santo pofteriore a Silve/tro Papa, l 
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, giufla il X. Concilio di To¬ 
ledo , celebrato l’anno 656. nihìl de 
SanElorum folemnitatibus , ficut ex cinti- 
quitate regularì cautum efl , convenit ce¬ 
lebravi . Tre altre prove d’antichità 
fe ne allegano, che nel previo avvl- 
fo ad efib Calendario pofiono da 
ciafcuno oflervarfi . Sono degne qui 
di confiderazione le note appoltevi da’ 
Collettori. 

coi.85* 7. Expcfitio brevis antiqua Liturgia 
gallicana. Sopra quello argomento fi 
rendettero benemeriti il Cardinal Bo¬ 
na, il CardinalTommafi, e’I P. Ma- 
bilione . 

eoi, 8. Antiquus Or do Remarne ad nfum 
101. monajlerìorum ab annis circiter mille ac- 

commodatàs. Il beneficio, che fi ricava 
da fimili libri ccclefiaftici, è grande 

c fin- 
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(ingoiare. In quello che ora fi pub¬ 

ica , leggefi apertamente , che le 
razioni da dirli nella Metta dopo 1* 
òblazione , doveano recitarli Jecrete, 
allo alio audiente : le quali parole fo¬ 
to ballanti a confutare alcuni ama- 
ori di novità, i quali, contra l’ufo . 
li tutta laQhiefa Romana, recitano 
d alta voce le orazioni fegre.te e Io 
:etto canone. 
9. Vencrabilis Bed<e , presbyteri & co'* 

11011 ac hi Benedimmi , libri quatnor , in 111 
rincipium Genefis } ufque ad Natività- 
em Ifaac , & ejeclìonem Ifmaelis . Gli 
utori del moderno Giornale france- 
e ftampato alI'Haya ( a ) col titolo 
li Europe Savante , parlando di que- 
to nuovo Teforo dì cofe inedite ( b ) , 
ticono, che quelli Comentarj di Beda 
apra la Scrittura erano fiati impref- 
i in gran parte nelle Biblioteche de 
1adri lotto il nome di Giuntilo Affri- i ano , e poi nelle Opere di Beda , al 

i uale veramente debbono attribuirli; 
. che inoltre erano fiati rifiampatl 
. ut ti interi dal Warthon , in Londra 

ei 1693. e che però i nofiri Bene- 
f lettini non dovevano ne’loro Anecdo- 

i rifiamparlì. Ma a quella obbiezio¬ 
ne j 

a) che\ Alexandre de J(egi//art, 1718.12* 
b) Tom. I. Jan. 1718. p. 127. 

I 

1 

e 
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ne, ben preveduta da loro, eglino lì i 
fono fatti incontro nell’avvertimento, 
che in capo di elfi Comentarj hanno : 
pollo, dicendo, che loro era notiffi- 
ma la fuddetta edizione del Wcirthon , 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 riflampa di 
elfi , malbinamente avendogli colla¬ 
zionati con molti codici, e corretti e 
illuftrati in piu luoghi. 

io. Venerabili Bed£ liber in Canti- 
295* cum Habacuc . Il medefimo Beda no¬ 

mina quello fuo libro nel catalogo 
che fa dell’opere fue nell’epitome del¬ 
la fioria inglefe. Lo indirizzò ad li¬ 
na fua forella, che era monaca ; ma 
non fe ne fa nè il nome nè il mona- 
fiero . 

co ' il. Venerabilis Bed£ HomilÌ£ XI. 
3l5' Quelle fi poffono aggiugnere all’altre 

dì lui già flampate. 
j 12. Vener.Bed£ libellus precum. Quell 

,o * opufcolo conila principalmente de’ 
* v effetti de’ fa Imi Davidici. Glifucce- 

dono un cantico ritmico, intitolato Canti 
cum graduum , e altre pie preci del me¬ 
defimo autore. 

Ctl 13. Theodulpbì, Epifcopì Aure liane il- 

399- > verfus de luxuria. Il P. Sirmondc 
donò 
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donò al pubblico le Opere di quello 
Vefcovo d’Orleans, tra le quali fono 
Tei libri di verfi. Nel libro V. di elfi, 
intitolato de feptem vittis capitalibus , 
v’ ha nel principio una valla lacuna, 
alla quale può rimediarfi in qualche 
parte co3 veri! che qui li produ¬ 
cono . 

14. Hrabani Mauri, Arcbiep. Mogun- eoi. 
Infoi, liber de variis qu&Jlicmìbus adver- 4or. 
\rus Judtos, feti ceteros infideles, velplc- 
Irofque b&r etico s judaizantes , ex utroque 
Te/ìamento colleSiis. Quello libro è di¬ 

fettivo nel cominciamento . Sotto il 
( nome di Rubano Mauro pubblicò già 
; tempo il P. Pierfrancefco Chifflezio, 
.Gefuita, l’anno 1656. una lunga epi- 
; llola contra i Giudei ; ma gli uomi- 
Ini di acuto odorato ben riconobbero, 
|:he quella non era lavoro di Raba- 
|jno, ma piu tollo di Amolone , Ve- 
Ifcovo di Lione , al quale afiegna il 

Tritemio nel libro degli Scrittori ec- 
[j cleliaftici opus infigne ad Carolum contra 
e ]ud£os , con Io Iteflo principio di quel- 
e lo dell’ epillola pubblicata dal Chif- 
fj dezio. In un codice però del monille- 
;8 ro di S. Maria diFontaneto, debor¬ 

dine Ciftercienfe , non fi legge il no- 
me di Rabano, nè quello di Amolo- 

difie, ma bensì diRatgano. Sarà cura 
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degli eruditi l’efaminare, fé a quello, t 
o ad uno degli altri due debbafi ve- a 
ramente attribuire 1* opera foprad- t 
detta. 

15. Opufcnla quidam poetica Fiori , . 
^95* Eugdunenjis ccclefii Diaconi . Il nome J 

di Floro, Diacono della Ghiefa di Lio¬ 
ne , è celebre fra gli fcrittori ecclefia-1 
Ìlici . Quelli Tuoi verfi, non mai 1 
per l’addietro ftampati , fono tutti 1 
di argomento facro ; e da un epigram- i 
ma fopra il libro delle Omelie di tutto I 
tanno , fcorgefi quanto poche foffero 1 
le felle de5 Santi che allora fi cele- J 
brafiero, e avellerò il proprio officio, c 
riducendofi quelle a quelle de’Santi f 
Stefano , Gio. Evangelica , Innocenti , 1 
Giovambati/la , Pietro e Paolo, Macca- ( 
bei, e Andrea. < 

* 16. Sermo S. Odonis , Abbatis Clu- ( 
J7' nìacenfts, zVz feflo S. Martini. Un altro c 

Sermone di quello fanto Abate fi ha t 
nella Biblioteca de Padri e nella Clu- ( 
niacenfe, diverfo però da quello. j 

. 17. Sermo S. Odilonìs Abbatis in va* ] 
6ai ^vifnte • OdiIone fu genti- ( 

' Iuomo dell’Armenia , dell’ordine r 
equeltre , e della famiglia de i Mer- j 
coiy , L’anno ggi. fi fece monaco 3 
Gluniacenfe nel moniltero Silvixia- ( 
cenfe-i doYc 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 ejuldem de fansia Cruci . e»t. 
Altre cofe fenile quello Abate , che ti¬ 
fano alle ftampe, 

19. Humberti Cardinali libri III. ad- <ol. 
, verfiis Sìmoniacos . Nel fecolo XI. in- 619* 
lifettava quafi tutte le chiefe criftiane 
ti la pelle della lìmonia ; onde ad ella 
1, fi oppofero validamente molti zelanti 

Pontefici, ed altri pii uomini coloro 
o-fcritti. Uno di quelli fu il Cardini- 
elle Umberto , nato nella Lorena , e 
alche giovanetto velli abito monacale 
.tlfotto l’abate Ardolfo nel monafttero 
,!Mediano , della diocefi di Toul , al 

telcui Vefcovo Brunonc fu poi così ac- 
etto , che giunto quelli al pontifi¬ 

cato col nome di Leone IXAo creò Car¬ 
dinale,e Io mandò fuo Legato a Coltan- 
tinopoli per reprimervi lo fcifma 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 ì Simoniaci , fcritta in tem¬ 
po dì Arrigo , Re di Francia , che 
x i medefimi preftava , affai piu dì 

aio Quello che conveniva , favore . Gli 
' ultimi Vili, capitoli del terzo libro 

Tomo XXXVII. I fono 
det 
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fono mancanti. i 

cc-- 20. Fragmentnm difputationu adver- j 
845 fus Gr&cos. Non fi può venire in co- , 

gnizione del nome e qualità deir au¬ 
tore di quella difputa , per elTerne j 
il frammento , tratto da un codice an- ' 
tico di 600. anni, efillente nel mona- I 
itero di Fleury , mancante di prin- ! 
cipio e di fine. Forti ragioni muovo- I 
no a crederlo compolto nella fine 1 
dell’XL fecolo. 

21. Odonìs , Epìfcopi Cameracenfis , 
S 3 Uber, feu bomilia de vìllico inìquitatìs . 

Di Odone, Vefcovo di Cambray, e 
di quella fua omìlìa fa menzione Ar¬ 
rigo di Gant , e’1 Tritemio nella lo¬ 
ro opera degli Scrittori ecclefiaflìci ; e 
però non dee ella attribuirli , come 
fi è fatto nella Biblioteca de*Padri( a ), 
all’Abate Odone. Il Vefcovo di que¬ 
llo nome fu eletto l’anno 1105- e 
morì l’anno 1113. nel moniltero A- 
quicitenfe , dove, rinunziato il go¬ 
verno della fua chiefa, erafi ritirato. 
Le lodi di luì fono efprefle nell’ 
epiftola circolare de i monachi Aqui- 
cintenfi , che alla detta omilia qui 
è premetta. 

f° ' 22. Guillelmi de Campellìs , Epìfco- 
7'* pi Catalaunenfis, traciatus brevis de cri- 

gine 
(a) Tom. XXI. edit. Lugdun. 
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ine anime, . Di quello dotto Prelato 
'anno onorevol menzione Guglielmo, 
\bate di San Teoderico , Alano , 
^efcovo di Auflerra , Pietro Abaelar- 
lo, e altri. Morì l’anno 1121. e fti 
eppellito a Ghiaravalle , celebre pen 
a dimora che San Bernardo vi fece. 
btto’l nome di lui fi ha nella Bi- 
>lioteca de’Padri il Dialogo diunCri- 
Uano e di un Giudeo , che però piu 
ondatamente viene attribuito dal P. 
jerberon, Benedettino della Congre- 
;azione di San Mauro , a Gilberto , 
ibate di Wejlminjler. Il fuddettoGu- 
;lieImo compendiò i Morali di S. Gre- 
orio , come, oltre a varj codici, af- 
èrifce il monaco Alberigo nella fua 

: Cronaca. 
, ! 22. Hugonis a S. Vittore libellus de 

cedo dicendi & meditandi , Il famofo 
Jgone da S. Vittore ebbe la città d* 
pri per patria ; ma comunemente di- 
refi Parigino , perchè eflendofi velli- 
o Canonico regolare nel monaftero dì 
an Vittore di Parigi , ville quivi , 
brille , e morì . Sopra la morte di 
ni vi ha una epiftola di Otberto ad 
in Giovanni, la quale, ricopiata da 
in codice Prulliacenfe , è ftampata 
tei libro, che riferiamo. 

24. Hugonis, Arcbiepifcopi Rbotoma- 
I h gen- 

col 
S$3 

col. 
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genfis , dialogcnm, fue qmjiionum tbcc 
logicarum libri VII. Da quell* oper 
dell’ Arcivefcovo Ugone fi ha, cheegl 
fu Francefe, e non Inglefe, ficcom 
alcuni hano penfato ; che egli fu d 
Caudini , dove fu educato e ammae 
ftrato; che nacque di parenti nobili 
che fi fe monaco Cluniacenfe, il eh 
pure conferma Orderico Vitali ver 
lo ’1 fine del XII. libro della fua Sfa 
ria eccle/iafiìca, ec, ebbe varie carichi 
nella fila Religione : fu Abate Radin 
genfe ; e finalmente fanno 1130. fi 
promoflb all’Arcivefcovado di Rohan 
e fu il III. di quello nome, I dialo 
ghi fopraddetti fono diretti a Matteo 
Vefcovo Albanenfe, il qsale era fui 
parente, 

col. 25, Ejufdem tlugojiis trattatus in He 
*002.xamercn fragmentum . Lo indirizza ac 

Arnolfo Vefcovo di Lifieus. 
coj 26. Vita S. Adjutoris , monachi Ti 

lOii.ronenfis, cultore Hugone , Arcbìepifcop} 
R/botomagenfi bujus nomìnis tcrtio, ipfi Ad 
jutori co&vo . Scrifle egli quella vita di S 
Adiutore a illanza de’monaci Tiro- 
nenfi, a’quali parimente la indirizza 

roj. 27, Algeri Scholajlici liber de miferi 
1019. cordia & ju/ìitia , Algero fu uomo dot 

tifiimo del fuo tempo, e fu Diacono < 
poi Scolallico della chiefa di S. Bar 

tolom- 
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tolommeo di Liege . L’elogio di lui 
può vederti nella epiftola , che qui 
precede il Tuo libro , fcritta da Nic¬ 
colò di Liege. Fiorì nell’anno 1130. 

28. Tetri Abete lardi Tbeologia còri- col. 
[liana. Ella è in V. libri divifa. Non”99* 
tanto a’ tempi di Pietro Abaelardo, 
quanto a’noltri, fi fono trovate per- 
fone , le quali fi fono ingegnatedi di¬ 
fendere la dottrina di lui, che è fia¬ 
ta impugnata da S. Bernardo, e da 
litri zelantiffimi cattolici, e condan¬ 
nata da Pontefici e da Conci!; • Egli 
medefimo fu cofiretto a ritrattarla 
piu volte , e l’abiurò anche fincera- 
mente verfo il fine della fila vita , 
morendo da buon Cattolico. Di tut¬ 
to quello reitera ora affai meglio per¬ 
nialo chi leggerà la dotta prefazio¬ 
ne , fatta a quelli fuoi libri di Teo- 
’egia cri/liana , da’noftri Benedettini ; e 
molto piu chiunque leggerà i mede¬ 
imi libri, ripieni di grofii e defeda¬ 
tili errori. Qui fi vede, che l’Abae- 
ardo credeva e infegnava , che fi- 
lem Trinifatis omnes NATURALI- 
fER bomincs babeant . Tanto ftima- 
ra i filofofì gentili, fino a crederli de¬ 
ni che Iddio fi degnale di rivelare a\ 

ne defimi i mìficrj della fina fede . Che 
iOii penfa e che non dice poi effe de’ 

I 3 Pia- 
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Platonici? Del loro padre e inftituto 
re Platone fa elfo un teologo e m 
fanto Padre de’piu fublimi che poi 
fa immaginarli , preponendolo in ui 
luogo allo ftelfo Mose . De’difcepol 
di lui fa tanti criftiani ; e di Socra 
te ne forma un Martire e un Santo 
Attribuifce t\\Y Impera dor Vefpafiano de 
veri miracoli/ e quel che è piu, nell 
alto miftero della Trinità attribuifce 
al folo Padre , onnipotenti am ; al Fi 
gliuolo quamdam potentiam \ e allo Spi 
rito fanto nnllam potentiam : tutte em 
pie , eretiche , e diaboliche propofi 
czìoni. 

eoi. 29. Vetri Abaelardi Expofitio in He 
I36l< xameron. Quella fpofndonc fovra il pria 

cipio del Genefi è fcritta fecondo 
tre fenfi che elfo può avere , lette 
rario, morale, e allegorico. La fec< 
l’Abaelardo a petizione della fua E 
loifla, alla quale nulla poteva nega 
re:'ed è probabile, che labbia dilte 
fa dopo la fua riconciliazione con S 
Bernardo , da cui era fato fatt< 
•monaco Cluniacenfe ; poiché parlan 
do in elfa intorno a varie cofe dell 
quali avea empiamente difcorfo nell 
altra fua Opera , non ne tratta qu 
della lfelfa maniera , ma molto pii 
finamente , e in maniera che dà ; 

cono- 
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conofcere il Tuo mirabile ingegno ed 
erudizione. 

30. Petri Venerabili*, Abbatis Clunia- tot. 

cenfis IX. Sermones tre* ; il primo de’1*1?* 
quali è in laudem Se puledri Dominici fe- 

, condo de S. Marcello Papa & Marti¬ 
re ; e 1 terzo in veneratione quarumdam 
reliquiarnm , ovvero , come nota un 
altro antico codice , in receptione reli- 

i quiarum S. Mar celli Martyris. Intorno a! 
. Venerabile Pietro, IX. Abate di Clu- 
. gny , e agli fcritti di lui tratta dif- 
. fidamente Andrea Duchefne nella 
. Bìbliotecca Cluniacenfe , nella quale 
proccurò, che fodero impreffe , quan- 

. te Opere di lui gli riufcì di trovare. 
3X. Excerpta ex Hamelini de Verula- col. 

i mio , Monajlerìì S. Albani in Anglia 14 5 3* 
Priori* , libro de monachatu. Quello A - 
melino di Verulamìo, Priore del mo- 

. naftero dì S. Albano martire, fu di- 

. fcepolo di Lanfranco Arcivefcovodì 
Cantorbery. 

32. Gerochi , Pr^pofiti R.eicherfper- col. 
genji* , traHatus adverfu* Simoniaco* ; *457- 
diretto al Santo Abate di Chiaraval- 
le Bernardo . Quell’ autore , per no¬ 
me Geroco, o Gerhoo, fu Canonico 
regolare dell’ ordine dj S. Agollino , 
e Propollo di Reicherfperg nella dio- 
celi di Salisburgo, uomo per la fua 

I 4 pietà 
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pietà e dottrina in fomma firma gi 
amore univerfalmente alla Chiefa tr 
alllmpero. Delle molte cofe, che ed 
fcriffe , non c'è altro alle fiampe 1 
che Syntagma de fiat a Ecclefi£ fub Hen j 
rico IV. & V. Impp. & Gregcrìo VII. non ; 
Tiullìfque corife quentibus Pontìficìbus j 
pubblicato dal P. Jacopo Gretfero il < 
Jngolfiad l'anno 1611. Chronìccn Rei] 
cherfpergevjls monctfterii , imprefio al ■ 
tresì per cura del Gretfero l’anno me 
defiino in Monaco ; ed Expofitio h - 
Pfaimum LXIV- fiveliberde corruptoEc 
de fu flatu ad Eugenium III. papam 
donato al pubblico dal Baluzio ne 
tomo V. Mifce liane or um . 

td. 3 3. Dìfputatio Ecclefu & Synagcg£ . 
J497- duci or e Gillieberto. Chi fia il Gillieber- 

to } o Gilberto , fcrittore di quella 
difputa , non può fondatamente af- 
ferirfi. Nel XII. fecole?, in cui pare 
fcritto il codice ond’ella è tratta , 
fiorirono Gilberto Porretano, Vefco- 
vo di Poitiers, e Gilberto, Monaco-di 
"Weftminfier , che pure in dialogo 
fcriffe la difputa di un Crifiiano e di 
un Giudeo , dal P. Gerberon pub¬ 
blicata infieme con i’Opere di S.Aii- 
felmo. 

eoi. 34. Anonymi traciatus adverfus Ju- 

'ivi à&um. Nel fecolo XII. molti fcrittori 
eccle- 
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ecclefiaflici prefero ad impugnare ir 

Cgiudaifmo. Allo fteffo fécolo deefi at¬ 
tribuire il prefente trattato , fcritto 
eda perfona dotta, e verfatiffimanel- 

12le facre carte . L’età precifa in cui 
fcrilTe , fi ha dalle feguenti parole 

‘-al n. XXXIV. Millefimus centefmus 
fexagefimus, meis dico temporibus , jam 

in annus evolvitur, ex quo Filius virgina- 
~lis effulfit in mando‘7 e Io ftefio replica 

l ai n. XLVIII. 
35. Dialogus inter Cluniacenfem mo- col. 

inachnm , & Ci/lercienfem de diverfis u~ <569. 
•triufque ordinis objervantiis, L’autore 
i di quello dialogo è un monaco Ci- 
Iftercienfe , che prima era flato per 
Io fpazio di dieci anni monaco CIu- 

rniacenfe; laonde per difcolpare dalla 
■ nota d’incoilanza quello Tuo paffag- 
gio dalluna all’altra congregazione , 
fcrive il prefente dialogo, doveafsaì 
piu del conveniente e del giullo efid- 
ta i monaci di Ciftercro fopra quei 
di Clugny, Fare che egli fia flato Te¬ 
de fio , dicendo in un luogo , dì effe- 
re flato perfuafo , per quemdam fra- 
trum de Aicherfperg , a paffar nella re¬ 
gola Ciftercienfe ; ed altrove aderendo 
di aver conferito quello fuo penderò 
cum Domino G. Admuntenfi abbate , ec. 
Ora tanto il monaftero Richerfper- 

I $ genfe. 
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genfe, quanto rAdmuntenfe fono iik 
Germania , nella diocefi di Salisbui r: 
go . Inoltre nella III. parte del fu c 
dialogo al n. XXV. dice, che la tc f 
naca è una verta di lana te fiuta fi 
cundum comminerà ufum tam Latinorai 
]uam 'Teutonicorum : le quali parol , 
lo dichiarano chiaramente per Ala . 
marmo . Finalmente il modo di prò ( 
nunziare Cloniacenfis per Clmìacenfis . 
Roudpertus per Rupertus che altro di 
notano , quam germanica nationìs ho 
mìnem ? dicono qui i collettori.. 

ai. 36. Eulogium Magi fini Jobannis Cor 
3*655. nubìenfis ad Alexandrum Papam Ili 

quod Chriftus fit aliquis homo . Fra 
molti errori, infortì ed agitati fra gl: 
fcolaftici nel XII. fecolo, uno fu de 
piu rtrepitofi quello , che predice 
Pier Lombardo, che poi fu Yefcovc 
di Parigi , e principe de’ maeftri a 
fuo tempo, e però detto comunemen¬ 
te fino a’noftri giorni il Mae/lro dell» 
Sentenze . Il detto errore, che egli ri¬ 
cavò da'libri di Piero Abaelardo . 
fu , che Crirto feemdum quod homo non 
erat alìquid ; e che il Verbo divine 
cor pori Ò anima human & ita unitum file¬ 
rai , non fiecus ac fi indumento ve flitum 
fuiffet . Notili nondimeno , che egli 
Aon predicò quello errore, come fua 
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1 (entenza , nè infegnollo ex profefiò ; 

ma folo il propofe come un punto 
c che potea nelle fcuole agitarli. Que- 
!' fta opinione però ebbe tali e tanti dr- 
: fenditori , che a levarla dagli animi 
f; fu necelfario adunare Concili , come 
* quello di Tours, celebrato da Papa 
1 Àleflandro III. nel 1155. ec. Tra 
> coloro che di quella falla dottrina 

furono infetti, uno principalmente fu 
Maeftro Giovanni di Cornovaglia; il 

' quale però, conofciuto finalmente f 
errore, non folo lo abjnrò e condan- 

r.j nollo, ma di piu fcrifie quella dotta 
opera al Pontefice Àleflandro III. ac- 

,! ciocche centra elfo impiegale tutta 
q la fua autorità. ScriiTe poco dopo V 
£; anno 117^. 

34. Dìfputatio ìnter Catholkum & Pa- col. 
°p terìnum bzreticum . L’erelia de’ Pateri- i7°j 
“ 7ìi , detti anche Catari , Pubblicani , 
h ec. inforfè nel XII. fecolo, e rifufci- 
f tò gli errori de’Manichei e d’altri 
-1' antichi ereliarchi. Centra loro fiten- 

’ ne il III. Concilio Lateranenfe fiotto 
n Àleflandro III. e al braccio ecclefia- 
10 co fi unì il fecola re per la eftirpazio- 
c’ ne di ella, avendol’Imperador Fede- 
f. rigo II. pubblicato centra i Paterini 

1 feverilfime coflituzionì. col. 
38. Summa Fratris RENERÒ > de 175$ 

■ 1 6 ordine 
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ordine Fratrum Predicatorum , de Cad 
tbarìs & JLeomJlìs feu Pauperibus de Lug-i 
Anno. Autore di quefta Somma èFra-a 
te RINIERT SACQNI , deir ordine* 
de’Predicatori, eccellènte Teologo. 
Prima di entrar nella Religione egli? 
fu nell’errore de’ Catari e de’ Poverelliif 
dì Lione , dicendo- così nella detta* 
Somma, con infigne efempio di umil-t 
tà criftiana: Ego fraterRentrms , olim 
b&refiarcha , rune Dei gratin facendos im 
ordine Przdicatorum licei i'ndignus.. Seri-; 
vono di lui Fra Sifto. Sanefe ed altri , t 
Fiorì nel 1254. * II Cave nella fua 
Storia letteraria degli fcrìttorì ecclefiajìL-y 
ci a c. 634. dice ,, parlando-di lui ,1 
che la fua S'ummade C.atbaris & Leo-i 
niflis fu- pubblicata da Cianàio Couf-\ 
ford in Parigi l’anno-15 48.. e che una 
gran parte di etto libro era fiata pri¬ 
ma inferita nel Catalogus teflium veri- 
tatìs a c.. 431. Non avendo noi detti; 
libri , non polliamo afikurarci ,, fe 
quefta Stimma che ora pubblicano , 
come inedita,, i PP. Martene e Du- 
rand fia in parte o in tutto- diverfa 
dall’altra di già Rampata o.purefia 
la medefima. 

tei. 39. Trattar us de ber e fi Pauperumde 
rn, Lugduno x auElore anonymo . Molte co¬ 

lè 
* OSSERVAZIONE. * 
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è fi apprendono in quello Trattato, 

ilell origine, varie fette, collumi, di¬ 
mora , e altre particolarità di quelli 
eretici, degne d’elTer fapute.. 

40. Dottrina de modo proceder, di con- ce?- 
ra b&r etico s . Queft’opufcolo inoltra. !795- 
;ffere lavoro di perfona pratica delle 
:ofe della facra inquifizione, vivente 
lei 1272.. 

41. Diber de dottrina novitiorum or- 
\inis Grendimontenfis- . Si ha forte ar-, " 
^omento di credere , che autore di,l8x*’' 
quella operetta lìa dato Guglielmo 
?ellicerj , primo Abate del fuddetto-' 
redine dì Grandmont,. tale dichiara- 
o. da Papa Giovanni XXII. mentre 
ivanti di lui i Propodi di Grandmont' 
godevano fola mente del titolo di Prio~ 
7. Il titolo di Abate piu d’una volta¬ 
ne ontrafi in quello; libro-.. 

42. L’ultimo luogo hanno in que- ^ 
la Raccolta varie legioni della Dìfputa 1 
li Xacbeo Crijliano e di Appollonio Fi- 
cfofo y pubblicata dal Daclierio nel 
£.. tomo dello Spicilegio , tratte dalla 
ollazione del codice Vindocinenfe.. 

Chiudono, il prefente tomo tre in- 
Lìci utilifiìml : fu no- è un dizionario 
Ielle voci latino-barbare e ftrane che 
n tutti e cinque i tomi s’incontrano, 
:on la dichiarazione della maggior 

parte 
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uoghi della facra Scrittura nel pi | 

193r-fente tomo fpiegati: e’1 terzo èqu<; 
lo delle co fé notabili in elio coi r 
prefc. 

pn) 
ilpr 

m 
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ARTICOLO IX. 

tW! 
fa 

itera 

Rimatori Italiani , ultimamente fi a) r 
patì, le cui opere fono citate nel gn1 
Vocabolario degli Accademici della Cr, 
fca. 

§. 4. 

nu 

Prefc e Rime de due BuONACCORSI 1 
Monte MAGNO,' cu annotazioni ; e' 

tjd 
il 
(ito 

n 

! 

Rime di Niccolo Tinucc 
AltIlluflrìfs. Accad°mia di Bra , m 
principato dell' Illuflrìfs. Sig. Co. 1. 
Scalengbe e Baldajfano ec.GiovambatìJi 
Piozzafco. In Firenze, nella Jtamp 
ria di Gìufeppc Menni, 1718. in 1: 
pagg. 336. lenza una tavola con Cl 
albero genealogico de’ Montemagni 
c fenza le prefazioni, l’indice del 
le rime, e due orazioni del giova 
ne Buonaccorfo , che in tutto'font 
altre pagg. lxxxii. 

F 

\ 

tr 

Q 

? 

Uella notabil raccolta dalle 
ftampatore è dedicata alla no 

. bile 
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rbile e dotta radunanza degli Acca¬ 
demici di 13ra , in cui allor teneva 
il principato il Sig. CaGivambatifta 
Piozzaho-, e del medefimo è ancora 
la lettera a chi legge, a cui fifafuc- 
cedcre la tavola delle Rime . Indi 
leggefì la principal prefazione, detta 
tura del piu volte ne’noli ri Giornali 
nominato e lodato Sig. Canonico , 
Co. Giovarnbati/la Cafoni ; che l’indi- 

"rizza al Sig. Co.diBobio, Pier-igna- 
"zio della Torre, che a’titoli eredita¬ 
ti di fua cafa > e acl altri al merito 
fuo pcrfonale conferiti , aggiugne il 
titolo gloriofb d’Iftitutore dell'acca¬ 

demia degl’Innominati di Bra , fra* 
gitali porta il nome dell'Incollante. 

Prima di tutto faccendofi a narrai*x 
re, quale fofse la famiglia de’ Monte - 

?magni, mollra, quella edere oriunda 
.da Montcmagno , cartello vicino a Pi¬ 
llola, cui anche per avventura ebbe 

gdi fua balia . Fu ella certamente fra 
1 le calate primarie di Piftoja, c vi fi 
''.liAinfc per antichità , per fortune, 

e per piu dignità conferite aTuoi nella 
patria e fuori di dia . Seguendo le 
tracce dell’albero genealogico qui pro¬ 
pollo , pigliali il principio della nar¬ 
razione da un Gherardo, di cui nac- 
’que llcrto. Quelli, oltre a Ainiori , 

padre 
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padre di Currado, ebbe altro figlilio 
Io, appellato Currado anch’effo . D0 
coftui figliuolo fu Lapo , che trovali’ 
due volte edere fiato Gonfalonieru 
in Piftoja fua patria ; ed ebbe , ol^ 
tre a piu altri , due figliuoli : Ghe¬ 
rardo y che firailmente ebbe il gon- 
falonerato di fua patria , e da cu ] 
la famiglia nobile Fiorentina de’ Mon-\ 
remagni viventi difcende; eBuoNAC- 
corso , che fu’I piu vecchio de’due' 
dello dedo nome , de’quali unita-, 
mente il Sig;. Co. Co fotti ci dà le ri¬ 
me. 

E qui non è da trafcurare ciò che 
quel Signore fiiggiamente oderva y 
che da alcuni dìfavvedutamente fot¬ 
tio dati confuti quedi Montemagni di 
Piftoja co’Signori e Cattani da Mon¬ 
temagno di Pife, che ne’tempi me¬ 
de fimi fiorivan d’uomini per dignità 
e per valore cofpicui , attribuendo r 
perfonaggi dell’una ali’aftra famiglia,- 
per ederli Iafciati troppo facilmente 
ingannare dalla fomiglianza de’ co¬ 
gnomi . Tuttoché i nodri Montema¬ 
gni foder per nafcita cittadini Pido- 
jefi abantrco , fermata però avendo1 
in Firenze la loro abitazione, aggre¬ 
gati furono alla cittadinanza di quel 
comune , conceduta fin l’anno 1265. 

a Cur- 



Articolo IX. 200 
Currado figliuol d’Ubcrto, aggiun- 

pvi uno fpeziale onorifico privilegio 
lp efenzfone dalie folite gravezze e 
j5rcflanze. E quello privilegio fu non 
nolto dopo confermato a Buonacccrjo 

novello ; e ultimamente di nuovo 
.anno 1708. dal Gran-duca Cofimo 
'liI. al Sig. Cav. Coriolano e fratelli 
'lontemagnì , degniffimi difendenti 
* i sì gloriofi antenati , 
- Ma venendo al particolare di Buo~ 
' accorfo di Lapo, in quella prefazione 
’ulla veggiamo Jflabilirfi di certo T 
è circa la nafcita, nè circa la mor- 
i di lui. OfTerviamo bensì nell’albe- 
) della famiglia fegnarli il fuo gon- 
ilonerato alfanno 1364. ficchè in quel 
)rno altresì può fiflarfi il tempo del 
10 fiorire . Se egli fu, com’ è univer- 
J featimento , piu giovane del Pe- 
•arca , certamente , fe non molto 
iovinetto , non potè conoscere Me¬ 
lino, il quale del 1336, edere mor- 
o, fi ha dall’ ifcrizion fua fepolcra- 
:: e però non è sì probabile, chea 
11 abbia il Montemagno fcritto quel 
inetto , che nell’ edizion predente e, 
an il fecondo, ma il terzo, e pria- 
pia r 
rondt^a)SELVAGGIA alcun veto trafporta: 

molto 

a) Altri leggono F rondi [eh aggi e, 
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molto debolmente ciò conghietturateafi 
dofi dal nome dì Selvaggia , per potè 
cui amore M. Cino cantò . note 

Molto meno egli è da credere agp 
afierzione del fuddetto Pilli , che 
Montemagno abbia fatto in lode 
Dante e di M. Cino, a lor tempo pri 
cipi di noftra lingua , il Tonetto cljfiett 
qui è il XIV. e principia: ieflei 

ma 
C 

trio 

.Laurea (<?) dolce eghriofa fronde y 

del qual fonetto noi traferiviamo 
due ternarj. 

ite i 

fi 
Sa< 

Jfpurgo {b ) ì quelgentìlmugrcoguotio 9 ;j)j 
Che fegià tanti ingegni alti e leggiadri q 
fiorir per famafenpìternaehella: L 

Salvo che or per DUO* felici PADRI, 
Che in quegl' età peregrinando fono , 
Vogir' antica virtù gì rinnovala. * 

Qui dolendofi Bmnaccorfo, che in Itafi.jf( 
mancati fieno que’tantì poeti i quali itl 
Fiorii- per fama gempiterna e bella y 

non veggiamo per quai ragioni abbia! 
fi a fentenziare, che què’DUO’PAi 
DRI felici y pe’ quali allor fi rinnovel 
lava l’antica virtù Aitanti ingegni alti < 
leggiadri, già defunti , intendali effe 
re Dante e Cino ancor viventi ; men 
tre il noftro rimatore , il quale ftii 

mal] 

( a ) Il Pilli legge Vaurata . 
(b) Nell’akre edizioni ù legge Digperfo. 

t 
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amali minor d’età del Petrarca , non 
raotè, come piu fopra s’è detto, co- 

lofcer Gino fé non nella prima Tua 
agiovinezza , nè Dante fe non negli 
tinnì poco piu che fanciullefchi. 

c Gì fofcriviamo piu tolto al giudi- 
trio del Sig. Go. C afotti, che, fe’I fa¬ 
rinette) è del maggior Buonaccorfo, può 

oliere che fatto avendolo dopo la mor¬ 
te del Petrarca , per que duo padri 
lignifichi Ciao Rinuccini e Franco 

ùSacchetti. Benché non inverifimile a 
noi non paja , che elio fatti gli ab- 
DÌa in lode di Francefco Petrarca e 
li Giovanni Boccaccio, da cui rinno- 
/ellavafi, o per meglio dire , fi fupe- 
•ava la virtù antica di coloro che nel 
principio di quel fecolo e in tutto il 

, precedente fiorirono . Che fe’l fonet¬ 
ico è del giovane Buonaccorfo , retta¬ 

mente accenna il Sig. Co. Cafotti , 
ner que’ duo* padri volerli intendere il 

afiamofo Giulio de’Conti , e l’amico 
itilo Niccolò Tinucci. 
’/- A gran ragione lo ftefib editore non 
approva la narrazione delP. Miche- 
£.angelo Salvi , il quale nel tomo II. 
iidell Iftorie di Piftoja a car. 149. af- 
i- .erifee , che Venceslao Re de’ Romani e 

ìefignato Imperatore ornò del cingolo mi¬ 
litare il nofiro M. Buonaccorfo : sì per¬ 

chè 
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chè mai Yenceslao non ifcefe in Itajfo 
lia , nè pafsò r alpi per pigliare k:l 
corona dell’ imperio : sì perchè , fp 
allor vivea Buonaccorfo, enendoin et;)3 

preflbchè decrepita, non era piu ii| 
iftato d’imprender viaggi lunghi e dif h 
aftrolì , per riportarne un titolo dp 
onor vano, e che avelie a ornarne I 
piu che la pedona, il fepolcro. 

Figliuol del vecchio Buonaccorfo fui 
Giovanni di Montemagno , il quale an- 
eh’ eflo lafciò fama illuftre di fe , riu- 
feito elfendo uno de’primi giurecon- 
fulti di fua età ; e come tale merita¬ 
to elTendoli d’aver luogo fra gli alle¬ 
gati da Francefco Pepi dopo’I confì- 
glio CL. nel to. I. de’ Configli de’due 
Socini ( a ) a car. 255. col. 1. con que¬ 
lle parole : Joannes de Monte magno , 
civis & advocatus Florentinus hoc idem 
tenuit in uno confi, quoti vici « JefuChri- 
Jli atque matrìs circa fachm &c. Di 
quello Giovanni narranti dal Salvi fo- 
praccitato alcune particolarità , che 
ad evidenza, come favolofe, dalSig. 
Can. Cafotti fon riprovate. 

Ebbe egli in moglie Taddea di Bar - 
tolommeo Tonti, donna di pari nobil¬ 
tà in Pilloja, e d’efla ebbe un fol fi- 

gliuo- 
(a) Veneriti, apud Guerreer fratrzs , 1-571, 

in fogi. 
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liuolo, o fi pure altri n’ebbe , tutti 

t lui premorirono : e in quello figliuo- 
:> volle ravvivar la memoria del 
iadre , nomandolo Buonaccorfo . Nel- 
ì albero Ita fegnato il nome di Gio- 
'.annì col titolo di Annoiano 1390. non 
iterò apparifce, fé in Piltojao fe in 
,'irenze abbia egli efercitata tal di- 
nità , Morì egli il d'^ 5, di luglio 
el 1430. in età decrepita , l’ultimo 
el Tuo colonnello , fopravvivuto ef- 
;ndo al Tuo Buonaccorfo Tei meli, me- 
o pochi giorni ; e fu feppellito in S, 
j-oce di Firenze, 

Quello Buonaccorfo nel 1418, o in 
uel torno fposò fifabetta di Guido 
/[anelli , famiglia nobile Fiorentina, 
i cui però o non gli nacquer figiiuo- 
i, o gli morironfanciulli. Nel 1421. 
u giudice del quartiere di S. Croce; 
lo ilefs’anno, il dì4. di fettembre, 

u promolTo alla lettura di leggi nello 
tudio di Firenze, in concorrenza di 
uell’Antonio di Rofello RofeIli,a cui, 
jafiato ad altra fimil lettura in Pa- 
lova, venuto quivi a morte , a me- 
noria perpetua del fuo profondo fia¬ 
cre , nella chiefa del Santo fu fcolpi- 
o quell’onorevole epitaffio : Monar* 
ha Sapienti£ Antonius De Roycellìs „ 
VL.CCCC.LXXXVI. Die XVI. Decerne 

br. 
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Ir. (a). Segnato di queft’anno mede|( 
fimo 1421. 11. dicembre fi ha il tee 
filamento di Tua madre Taddea; da| 
che può conghietturarfi, che non mo. 
to dopo T abbia egli perduta . Ne 
luglio dell’anno 142S. fufpedito Am 
bafciadore a Filippomaria Vifconti 
per fargli , in elecuzìon de’capitoli 
della pace, rertituir le cartella a que 
di Campofregofo, i quali, come ami 
ci e aderenti al comun di Firenze : 
erano rtati in erta comprefi . Narran 
do ciò Scipione Ammirato il ^iova 
ne , nelle giunte alle Storie dell Am 
mirato il vecchio (6), lo chiama per 
isbaglio Matteo. Finalmente da mor 
te immatura fu rapito a’fuoi rtudj e 
alla fua gloria il dì 16. di dicembre 
dell’anno 1429. lafcìando a fe fuper- 
ftite l’addolorato padre, fopravvivu- 
togli, come dicemmo, fòl pochi meli 

Or 
(a) Di quello Antonio Rofello leggali eie 

che dilTe nell’Orazione funebre Fiere 
Barozzi, Patrizio Veneto, allor luo di 
fcepolo , dipoi Vefcovo di Belluno # < 
finalmente di Padova j e Aa impreifi 
con due altre dello fleflb autore, dietre 
all’opufcolo del Cardinale Agolbno Va 
liero De cautione adhìbenda in edendi. 
libris ec. ftampato in Padova, per Giu 
Teppe Cornino, 1719. in 4, a car. 1,63. 

(b) Tomo II. pag. 1045. 
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Or quello Buonaccorfo , come fi 
:lfe da imitare il padre negli fludj 
;ali, ne’quai riufcì quell* uomo in- 
ne , che dal poco fin qui narrato 
nghietturare fi può , così nel ver¬ 
gare fi fe imitatore dell’avolo , co- 
2 appretto vedremo . Ma in oltre 
’arte oratoria egli applicofii, e piu 
un faggio di fua eloquenza noi ab- 
imo nelle profe da lui nella latina 
nella volgar favella compolle, e nel- 
prefente raccolta impreffe : e dì 

ielle profe noi parleremo in primo 
ago, giacché da effe il primo luo- 
1 qui è occupato, cominciandodal- 
latine- 
Domìni Bonaccurfii de Monte magno 
Dominum Carolum de Malate/lis &c. ^ 
Nobilitate tra hiatus . * In qualche 

tro codice, e malfimamente in uno 
dia libreria de’PP. diS. Niccolò dì 
revigi, trovali quello trattato indi¬ 
to ad ìllujlrem Principem Guidajito- 
im Montisferetrìi Comìtem . Ghe a 
u perfonaggi fi dedichi dagli auto¬ 
mi .medefimo libro , v’ ha degli e- 

mpli; e uno fe ne può olfervarenef 
•Uro Giornale , tomo XIX. a car. 
; 4. di Criftoforo Perfona , che pri- 
a a Siilo IV. e poi al Doge Giovan¬ 

ni 
OSSERVAZIONE * 
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ni Mocenigo ìntirolòla fua traduzijr| 
latina d’Origene contra Celfo , 
ciò via piu di frequente incontrj 
appreflò certi vili ftampatori e libr; 
che , per avarìzia , e per ifperan 5 
di vii guadagnuzzo , mutate le p 
me pagine all opere qualche anno a | 
dietro da loro imprefle , le fan cot “ 
parire col nome d’un nuovo Mec1 
nate in fronte , a cui , quali cofa J 
frefco ufcita delle loro ftampe, lept j 
fentano . Ma per tornare al Mont; 
magno, di quello medefimo trattai 
fe ne riferisce un tello a penna ni 
Catalogo de’ mfs. della libreria pu 
bl.ica di Leyda , a car. 327. col. 
ma v’è guaito il nome dell'autore 
Dìfputatio inter Gajum Cornelium Se 
pionem de[ Nobilitate per JBonacrium F 
fiorinifem. Difputatio ne ducat uxorem. 
Quello trattato è la prima delle pre 
fe latine, a cui di rincontro li metij 
il volgarizzamento con quello titolc 
Trattato di nobiltà, di me[fer Buon ac co: 
fio di Montemagno . OlTerva Io fcrittd 
della prefazione , che quella e le du 
feguenti profe latine non fon altr 
che declamazioni fatte per efercizi 
d’ingegno, e per avvezzarlo a ragie 
nare e acconciamente fpiegare i lue 
concetti . Di tre copie a mano qv 

fi 
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dà notizia ; l’una in Venezia ap- 

;reflo il Sig, Abate Giovambatifta 
decanati; l’altra in Firenze appreffo 

3 Sig. Gav. Antonfrancefco Marmi; 
\ terza in Trevigi, nella libreria de* 
'P. Domenicani di S. Niccolò . Su 
r. prima s’è fatta l’edizion prefente, 
ctie s’è trovata molto corretta, e u- 
jforme alla feconda. Di quello trac- 
ito narra l’editore d’aver vedute due 
‘•aduzioni nella Strozziana ; l’una 
[he porta il nome di Giovanni Lan- 

fpa, lafciando indecifo, fe quelli fia 
1C famofo Giovanni Aurìfpa , Ne tino , 
“li cui parla il Sig. D. Antonino ( non 
bernardino ) Mongitore nella Biblio¬ 
teca Sicula ; o pure un altro Giovan¬ 

ni Laurifpa , piu giovane di lui. Del- 
paltra traduzione dice, nellamedefi-' 

,nia Strozziana confervarfene tre co¬ 
dici differenti; ma d’efferfi fervitodi 
Quello, che nel cod. 250. Ha fcritto 

l i mano di Giovanni di Jacopo Pil- 
l, da lui ftimato il migliore, colla¬ 
zionandolo però con gli altri due. 
ju D. Bonaccurfii de Monte magno Ora- 
' lo prò LCatilina contra M.T.Cicero- p.98. 
'\em. Anche di quella fi ha nelle fac- 

![*e oppofte il volgarizzamento con 
7 i uefto titolo : Orazione di m. Buonac- 

„orfo di Montemagno in favore di L* 
P Tomo XXXVL K Cari- 
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Cartària contra M. T. Cicerone .] 
latina fu lianapata fu una copiar; 
ta dal fuddetto codice della Iib:i 
di Trevigi; il quale efiendo affai 9 
retto, nè per allora aver poteno 
ne miglior efemplare , ciò fece: 
ella lìa poco emendata , e in re 
palli tanto ofeura , che a gran ]t 
fe ne può rinvenire il vero feniò. \ 
pofeia venne fatto alleditore di 1 
varne altra miglior copia nella St. 
ziana, fu cui n’ha fatta altra edi 
piu corretta , e la pofe dopo la ì 

P- prefazione . Nella medefima librt 
lxix. j’è trovata la traduzione fatta fai 

1466. da Niccolò da Rìforbole , poeti 
que’ tempi di qualche nome, e le 
rime fcritte a mano ferbanlì n! 
Stro2ziana fuddetta. 

p.i42. £>. Bonaccur/ìì de Monte magno de, 
matio . Lex regia . Donde avuto li 
quello componimento che fra le p 
le latine occupa il terzo luogo, ni; 
Ce qui fi dice. Fu però traferitto 
opera del P. D. Antonmaria Laz 
ri, Somafco , allor maellro di ri 
torica nel collegio di S. Agollino i 
Trevigi, dalla foprannomata libre 
di S. Niccolò, dove ha quello tii 
Io : Lex regia : qui bello navali indi 
prior urbem invadit , Pampbilam gr 

tarn 
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,\m regtam uxorem ducat. 

; Indi le profe volgari fuccedo no, e 
ita prima comparifce con quello titolo:p.i4*- 
[Orazione di m. Buonaccorfo di Monte- 
inagno , fatta per m. Srefano Por cari , 
: Capitano del popolo di Firenze, alt en¬ 
trata de Signori Priori in fulla ringhie¬ 
ra del Palazzo. Quella e le tre lèguen- 
ì orazioni trovanti in piu librerie : 
[ili non s’3ccenna donde elle fieno tra- 

ticritte. Non v’ha però dubbio efier 
butte del minor Buonaccorfo , eflendo 
1 atte per mettere Stefano Porcari , 
Cavaliere Romano, che fu Capitano 
ai Difenfore del popolo di Firenze dal- 
ta’anno 1427. il dì 9. fettemòre , fino 
: Ilo fletto giorno dell’anno apprelfo . 
mira ufo in quella repubblica , che 

igni qualvolta il Capitano del popo¬ 
la prendea la bacchetta del fuo co¬ 
rnando , e ogni qual volta il nuovo 
pìenato facea l’entrata , lo fletto Ca¬ 
pitano facette a’ novelli Signori un’O- 
q azione , elòrtandolì alla pace , alla 
n^iuftizia, e all’oflervanza delle leggi. 
r<i tale è quella prima Orazione, co- 

0 ne anche la feconda e la quarta , Ie'158. 
fet[uali perciò portano un titolo unifor-P-»8S. 
tifine . Ma alquanto diverfo è i! titolo 
^lella terza : Orazione di m. Buonaccor- 
di di Montemagno che recitò detto 
f K 2 Stefa- 
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Stefano Porcari all'entrata de’ Sin 
novelli di Firenze ; imperocché coi tj 
fa il Porcari ragionò a’Signori no? 
il dì i. di maggio dell’anno ir 
effendo flato confermato Capitane! 
popolo . E perciò in un codice! 
Sig. March. Scipione Maffei, dicti 
dal Porcari efferfi fatta, ejfendor>. 
mo Capitano. 

P*g; Merita d’effer letta quella pr’ 
xlvii. xìone , dove principalmente ragio 

di varie forte d’orazioni, che da ' 
ordini della città di Firenze recitav 
fi al Capitano del popolo , e fa 
bievolmente agli fleffi dal Capita, 
Una di quelle, affai breve , folea 
citarfi , a nome de’Signori novel 
da alcuno de’ fedici Gonfalonieri c 
le compagnie , o de’dodici Buon 
mini , e talora dallo fleffo Podefì 
al Capitano del popolo, detta cor 
«ìemente Froteflo, perchè in effa, < 
gravi parole, a nome della lignoi 
fe gli proteflava, che aciafchedi 
ugualmente offervaffe giuffizia, pi 
ferendogli braccio, ajuto, e favo 
A quello folenne Protetto , con t 
ve e acconcio difeorfo rifpondevj 
Capitano . Le rifpolle fatte dal F 
cari a sì fatti Protelti ferbanfi n< 
Strozziana \ e dietro ad alcune c 



Articolo IX. 221 
,0111 che portano il nome del noftro 
lontemagno, leggefi la feguente : Hora- 
jne di detto mfs. B. recitata per detto 
. Stefano contro al Prote/lo fatto a 
lettori, el cui refpuofe ejfendo Capita- 

.> di popolo . Quefta rifpofta intera 
a impreffa dietro la prefazione a car. 
vi. 

, E con quefte orazioni tal fama d* 
oquenza il giovane Buonaccorfo s ac- 
aiftò , che Criftoforo Landino , in 
,ia orazione fatta quando nello ftu- 
:o di Firenze cominciò a leggere i 
inetti del Petrarca, avendo annove¬ 
ro molti , che , in Firenze fpecjal- 

[.ente , in eloquenza tofcana noriro- 
), così finalmente conchiude ; Non p3g> 
da /limar poco Bonaccorfo da Monte-xxvii. 

.agno in quelle contieni le quali in lau- 
di ju/litia per antica confuetudine a 

tti e magìftrali della ciptà fi fanno . 
i quefte orazioni il Sig. Can. Cafot- 

j dà apprefto un tal giudicio . „ E >j 
£.iefte concioni fon quelle che con al- >5 
ine profe latine dello ftefiò autore jj 

tcono ora per la prima volta alla 5) 
ibblica luce : nelle quali non fo per 
?ro dire, fe altro fi poffa defidera- 

I , fuori d’una maggior purità di 55 
jigua . Ma quefto fu il vizio del fe- ?> 
Mo XV. in cui regnava quefta falfa » 

K 3 ma fi 
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„ maflìma , ed era ricevuta comui> 
„ mente per vera , che cofa utilìffinK 
„ faceflero alla noftra volgar favella cu 
3, loro , che fi ftudiavano di trasferii 
„ in erta, ogni dì più , nuovi vocab<( 
„ e. nuove forme di dire , tolte di pj 
„ fo dalla lingua latina; e chefoffequjt 
3, ilo un ficuro, anzi l’unico mezzo pii 
33 farla, di ricca eh’ell’era, ricchifiimf 
3, come fe la copia (blamente, e non a I 
„ zi il valore, la robuftezza, la proprie I 
3, de’vocaboli e delle forme dì dire, fai 
3, la vera ricchezza d’ogni linguaggio ec 

Alle Profe fi fanno Succedere 
jMc^.Rime . Meritan d’efler lette quel 

confiderazioni che l’editore fa lbpr 
d’effe, e generalmente e inifpecie, 
nella prefazione sì nelle annotazioni 
procedendo Tempre con dottrina e 
erudizione accoppiata a critica affer 
natifiima. Allorché per opera dì Ni 

„ xxiiS0^ Villi quelle rime ufeiron la pr 
ma volta, molti le giudicaronpari 
di quegli fteffi valentuomini che ; 
Pilli le confegnarono ; e principalmei 
te del Tolommei e del Varchi. Ciò giud 
ca il Sig.Co.Càfotti efTernato, dallave; 
ci eglino fentita quella difformità di Jlìl 
di maniered'efprejjioni che vè;come ch e 
la fia così tenue , così fottile, e quafi infenj 
bile-finde potè i?igamiare tanti altri Ietterai 

che 
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m.ff hanno finora francamente ricevute 
in efle rime, per lavoro cTun folo Buonac- 
i(rfo da Montemagno. 
:ii Quale fia il pregio di quelle rime, 
xjuindi è facile il conghietturare, che 
per la loro eccellenza e perfezione fi- 
ao a noflri dì hanno potuto effer 
leedute opera di uno, chealPetrar- 
& , come in età , così in leggiadria 
ir>chiflìmo cedeffe : Che tale a certu- 
C fembrò il folletto 
(fona i miei penfier rifiretti al core, 
. eguale in ogni edizione occupa il 
l’imo luogo , che pronunziarono, a 
fiitazion dello fieno il Petrarca aver 
tto il fuo, 

S il giorno che al fol Jt fcolorare ; 
che però anzi all’oppoflo vien giu¬ 

ncato , e dal TafToni nelle Confide- 
izioni, e dall autore della prefazio¬ 
ni prefente ; Che il fuddetto Taffo- 

, illuflrando e dichiarando molti 
oghi del Petrarca con altri prefì 
alle rime o dell’uno o dell’altro Buo- 
iccorfo j mollra in certa guifa d’ag- 
aagliare quelle con le rime di quel 
an maeftro dell’ italiana poefia» 
Non è dunque fe non molto dap.xxx 

>mmendare il confìglio del racco-xi. 
itore, di lafciaread altri ilpenfiero 
i far la feparazione di quelle rime, 

K 4 afie- 



224 Giorn.^ de’ Letterati , 
affegnando a ciafcuno de'Buemccór 
quella porzione ch’è Tua. Pure, pe 
dir qualche cofa delle flette , non i 
ha dubbio , che i fonetti viii. ix. ì 
non fieno del giovane Buonaccorfo 
ettendo fcritti a Palla di Nofferi Stro2 
zi e a’Tuoi figliuoli , tutti Tuoi con 
temporanei . I fonetti xxxii. xxxii 
xxxiv. xxxv. che in ottimi codic 
portano il nome del Montemagno, Co 
no flati pubblicati per fuoi dal TriJ 
fino nelle fue rime; le quali egli de 
dico, non , come qui affermali , ; 
Lione X. ma al Cardinale Ridolfi 
come altresì leggefi tutto intero nel 
le fopraddette rime del TriJJino, quelli 
di cui qui al numero vi. fi hanno i fc 
li cinque primi verfi, e che poi, d 
là trafcritto, tutto intero qui ancora ii 
ultimo luogo s’è imprefiò. I fonetti xii 
xvi. xviii. xxvi. xxvii. e,ciò che può re 
care piu di maraviglia, il primo flette 
JErar.o i miei pen/ier rifìretti al coye, 

in alcuni codici s’attribuifcono a Nù 
colò Tinucci. Contuttociò provanfi e 
fere d’alcuno de’due Montcmctgnì; e: 
perchè fono flati fempre flampati cc 
nome di Buonaccorfo; e sì perchè porta 
quello nome ne’miglior codici, e noni 
natamente in quel della Laurenziana 

^éo.Contuttociò la canzone ch’è unica ne 
la 
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laprefente raccolta, e che nel codice 
della medefima Laurenziana leggerai 
nome di Buonaccorfo di Montemagno, 
e col titolo : Alla Signorìa dì Firenze ; la 
medefima, mentre già era fiata ftam- 
pata , s’è ritrovata nel codice 226. del¬ 
la Strozziana con quell’ altro titolo : 
Oratione fe Bonachorfa dì Neri Pitti al¬ 
la Signoria quando mando per uno pri¬ 
gione avia in mano . Di quella canzo¬ 
ne anche ne parla il Sig. Can. Salvi¬ 
no Salvini nella prefazione che egli 
fece alla Cronaca dello Hello Buonac¬ 
corfo Pitti, llampata fimilmenteper 
lo Manni del 1720. in 4. a car. xxxvii. 
Finalmente il fonetto 
Già per quell'onda che ancor fuma e (ìride , 
eh’ è il xxvi. in quella raccolta , vi- 
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 appretto il Sig. Gi¬ 
rolamo BarufFaldi. Contuttociò il Sig. 
Co. Cafottì non rìconofce in elfo Io lil¬ 
le de’ Montemagni, e attella di nona- 
verne veduto ve (ligio nè ombra in ve¬ 
runo de’tanti codici da lui vilitatì. 

Onde poi nafea , che ben fovente 
opere d’uomini illuftri, efpecialmen- 
te di poeti, ne’codici antichi ad altri 
autori fiano attribuite, come nelle ri- 

K s me 
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Rie de’ due Nlontemagni oflervato ab¬ 
biamo , e piu innanzi oflerveremo in 
quelle altresì del Vinucci, giova il ve¬ 
derne Je cagioni appo Fautore della 
prefazionprefénte, che non farà inu¬ 
tile il qui trascrìvere . ,, In quella oc- 

5’ cafione mi fono pienamente chiarito,, 
’> effer pur troppo vero quello di che 
55 io ha molte volte dubitato che lia 
55 cofa difficilifiìma il dare aciafchedu- 
55 no degli antichi fcrittori , maflima- 
5> mente di rime , tutto il Tuo . Peroc- 
35 che il gran numero che Tempre è fta- 
33 to di poeti, o almeno di verfificatorg 
33 Io ftudioche molti, prima checifof- 
35 fe la ftampa, ponevano in raccoglie- 
53 re gli altrui vedi, eia trafcuraggine 
53 di notarne Tempre diligentemente e 
33 didimamente Fautore, hanno fatto. 
73 sì, che fpefie volte è pattato per au- 
3» tore, or il copifta, or il padrone del 
33 libro ; e talora le fteffe rime da varj 
33 fcrittori fono Hate attribuite a ditte- 
33 renti autori ,, fui fondamento di frivo- 
33 le conjetture j onde è che io mi pro- 
33 tetto di non etter ficuro di. non aver 
33 prefo qualche sbaglio , non ottante 
33 che io non abbia fratturata veruna 
’3 diligenza . Anzi Faver io trovati si, 
33 fattamente mettolati e confutt i fonet-- 
33 ti de’due MenUmagnì con quelli del 

„ Time- 
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T inucci, eh’ egli è quafi imponìbile il „ 
feparargli, è flato poco meno che 1* „ 
unico motivo che mi ha fatto ri- 
folvere a dar anche quello alla Iu- ” 
ce. “ ” 

Da queflo ultimo periodo dunque 
chiaramente lì vede il principale mo¬ 
tivo della pubblicazione delle rime di 
Niccolo Tinucci , che a quelle de’duep'3°*’ 
Buonaccor/i fi fanno qui fuccedere . 
Quella j per quanto fappiamo , è la 
prima volta, che elle vedono il gior¬ 
no ; anzi quella è quafi la prima vol¬ 
ta che va perle ftampe il nome di Nic¬ 
colò Tinucci. I fuoi fonetti malagevol¬ 
mente fi fon potuti feparare, nonfol 
da quelli de’due Montemagni , come 
s è detto, ma anche d’altri verfeggia- 
tori. E però trovali il xvi. in alcuni 
codici attribuito a Giovanni Vigli \ ed 
c quello fleffo che per faggio di que¬ 
llo autore dà il Sig. Arciprete Cre^ 
feimbeni nel vol.III.deComentarj a carv 
162. Così a Bionardo Aretino s’attribui- 
fee quello eh’ è il xxiii. Oltr’ a ciò , 
per render piu compiuta la preferite 
raccolta , a’ foneti xli. e xlii. fcritti 
ad Alefiandro Rondinelli, fi fono ag¬ 
giunte le rifpofte che in nome dique- 
Ito fece Domenico da Prato. Finalmen¬ 
te il Sig. Can. Cafotti, ha voluto chiur 

K 0 dere 
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dere la Tua raccolta corudue fonetli P 
di Giovanni Acquattino da Prato , il H 
quale anche nella prefazione va eru- nei 
diramente indagando chi egli fi fof- |o 
fe. ite 

In ultimo luogo , nella rterta pre- i 
|. fazione fi danno alquante notizie del- w 

la perfona di Niccolo Tinucci. Fu egli : 
figliuolo di Tìnuccio di Baroncino o a; 
Barone fpeziale , che fu figliuolo d* c 
un altro T inuccio. I fuoifuron di pie- li 
cola gente da Marciala o dal cartel¬ 
lo di Pogna nella Yaldelfa: furon di 
progenie Ghibellina , e però fofpettì 
al governo di Firenze che teneafi a 
parte Guelfa . Nacque Niccolò l’anno 
1391. Fu notaio, e ferbafi nelfarchr, 
vio generale di Firenze una gran fil¬ 
za delle fue minute o imbreviature 
di varj contratti ; che tira dall’anno 
1411. fino al 1421. Fu piu volte fegre- 
tario o notajo della balia , ed anche 
de’Signori una volta nel 1419. Ma 1* 
anno 1433. in cui fu fcacciato di Fi¬ 
renze Cofimo de’Medici il grande, e 
confinato in Padova, fu merto Nicco¬ 
lò in prigione. Era egli foibetto alla 
Signoria di Firenze, per eller di gen¬ 
te Ghibellina , uomo intrigatore , e 
che volentieri accoftavafi a turbatori 
della pubblica tranquillità; e però fu 

1 accu- 
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: :ctifato come reo, o almen compii. 
! : di trattati fegreti contra’I viver 
icifico della repubblica. Nè gli ba¬ 
ci) , per effer giuftificato, che porto 
la tortura , niente averte confortato 
i che meritafie condanna ; nè per 
npetrargli grazia , che rivelati avef- 
fàtti importartifiimi perla confer- 

izion della pubblica libertà • Ebbe 
ertanto l’ertlio dalla città e dominio 
i Firenze. 
Ebbe due mogli, della prima dei- 
quali non fi fa il nome. L’altra fu 

ta di Pagnozzo d’un altro Pagnoz- 
) degli Strozzi , che fin del 1387. 
a fiato dalla patria sbandito . Di 
)rtei ebbe due figliuoli ; Giovarmi , 
itogli nel 1441. che dopo lunghi e 
ifaftrofi viaggi, fermolfil’anno 1480. 

li Venezia ; e Bartolommeo che nacque- 
li nel 1442. e l’anno fteflo i48o.tro- 
ivafi in Roma. Dopo quefto tempo 
un s’è trovato di querta famiglia 
prun veftigio. 
Merita efi’er Ietta tutta intera que- 

a prefazione , le cui molte e pere¬ 
nne notizie a noi, per non oltrepaf- 
.re i termini della proportaci brevi- 
1 , convien tralafciare . Sì ancora , 
er non allungar troppo quefto no- 
ro ragionamento, nulla diciamo del¬ 

le 
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le annotazioni fatte a tutte quelle 
me, donde agevol cofa è ilcompr<ir‘ 
dere, quanto ricca miniera d’eru< 
zione e di dottrina chiudefi nei?»0 
mente de! loro autore , a cui la il 
pubblica letteraria è debitrice di qi 
ita nuova e bella raccolta. 

ARTICOLO X. 

Nuova , e generale proprietà de* Pol\ 
goni ) del Sig.Co. GlULIO-CARLO D 

Fagnani. 

Lemma I. 

Tav. Qla quallìvoglia triangolo APB 
O la cui bafe AB fia tagliata pe 
mezzo in T dalla retta PT , chi 
fcendc dal vertice del medefim< 
triangolo. Io dico , che fulfifte l 
infrafcritta equazione ( i ) ove h 
lettera q è la nota del quadrato. 

iTOrPA^+t-PB^^AB^PTs 

Dimoflr azione. 

Sì concepìfca il triangolo API 
ìfcrìtto nel cerchio, fi prolunghi U 
PT fino alla circonferenza in O , c 



Articolo X. 231 
, intendano tirate le corde AO, OB;. 
girili pofcia fino alla bafc del tri¬ 
angolo la retta PS tale, che ran¬ 
tolo SPB fia eguale all’ angolo 
r,rPA* Ciò fatto fi confideri 

pi I. Che il triangolo ATP è fimi- 
; al triangolo OTB, e il trrango- 
d PTB è limile al triangolo ATO. 
abbiamo pertanto quelle tre pro- 
lorzioni * 

o/PT. PA : : TB. BO s PA, TB 
DI pX 

>X PB: : AT. AO- AT ,PB 
PT 

>T. TB:: AT. TO = AT , TB 
8 PT 

Adunque PO = PT+TO = PT? 
„PAT,TB 

I PT 

I II. Che il triangolo SPB è fimi- 
. e al triangolo APO , perchè gli 
jingoii SPB, APO fono già eguali 
)er la collruzione , e gli angoli 
\BP,, AOP fono anch’ eseguali, 
rome appoggiati fu lo Hello arco 
\P, e quindi nafee quella propor¬ 
ci one : 

PO. 
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PO. AO:: PB. SB 
Cioè fofìituendo invece di PO, e ir 
AOiloro valori trottati di lopra 
PTr-fAT,TB. AT, PB : : PB. SB 
» j IW ■ ■ — ■ ■' ■ — ■ — Il incarawj" wmn-, ■ IJ 

PI PT _ J 
donde viene la Tegnente equazione ; L 
(2) SB~ PB^ , AT div. per 
(PTf-f-AT , TB ) ( 

III. Che il triangolo APS è fimi- | 
le al triangolo OPB , attefochèglì 
angoli APS , OPB fono eguali in 
virtù della coftrvizione , e gli an¬ 
goli PAS , POB fono parimente 
eguali, perchè ciafcuno di eflì ha 
per Tua mifnra la metà dell* arco 
PB ; laonde fi ha qucft’ altra pro¬ 
porzione 
PB ,OB : : PA. AS 
ovvero ponendo in cambio di PO, 
e di OB i loro valori 
PTi/d- AT,TB . PA,TB : : PA. AS 

PT . PT 
ovvero ponendo in cambio di PO, e 
di OB i loro valori 
PTH-AT,TB. PA, TB : :PA. AS 

PT PT 
e Te ne deduce l'equazione, che Teglie 
(2) AS^PA<7, TB div.per 

(PT* 
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(PTV+AT, TB) 

IV. Che eflendo AB == AS*{-SB,G 
ottiene l’infrafcritta equazione ( 4 ) 
purché fi pongano in luogo di AS, 
e di SB i loro valori tratti dall’e- 
quazioni (2) e( 1) 

U) ABa(PA?,TB+PBf,AT)divif. 

per(PT<7+AT, TB ) 
Egli è vifibile , che quell’ ultima 
equazione fulfifte anche ove la PT 
tagli la bafe AB in due parti dif- 
nguali , che fieno tra di loro in 
qualunque ragione. 

Poniamo ora che il punto T cada 
nel mezzo della medefima bafe, e 

1 furroghiamo ~ AB in luogo di AT, 

e di TB nell’equazione (4), e ne ri- 
fulterà queft’altra 

AB = (l PA^AB+ x PB^AB ) di- 

vif. per (PT^-P^AB(/) 

che divifa per AB , e poi moltipli¬ 
cata per (PTy-f-^AB?) produce 

l’equazione (ij : Il che era a dima- 
flrar fi, 

Lemma II. 

Se il triangolo APB degenera in 
una 



234 Giorn^ de*Letterati i 

H-i- una retta, cioè fe il punto P cade 
3‘4'5,fopra qualunque punto della retta F 

AB anche prolungata ; io dico, che 1 
tuttavia fuffifte l’equazione (0, pur¬ 
ché la medefima AB fia divifa per 
mezzo in T. 
Dìmoflrazione per i enfi delle figure 2.e 3. 

Nel cafo della figura feconda fi 
ha 

PT ss TB—PB = i. AB~PB 

AP+ i-PB-PB 

cioè PT= t fPA—PB ) 

Nel cafo della figura terza fi vede 

PT= AT —AP= LAB—AP 

^AP-*.ìPB—PA * 

cioè PT = L(—PA-fPB) 

Pongafi pertanto nel fecondo 
membro dell’equazione (i) invece 
di AB il fuo valore PA-+PB , e in 
luogo di PT il fuo valore, che è 

~ ("iPA^fPBj e l’equazione (i).Si ri¬ 

durrà a un’ equazione identica : 1^ 
che dovea dimoftrarfi in primo luo¬ 

go- 
Dimo/lrazione per ì cafi delle figure 4.e 5. 

Nel cafo della figura quarta fi ha 
AB 
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, AB=PB—PA 

I PT-PAh-ATs PA-i-iAB= 

PA-^PB-^PA 

cioèPT c j(PB-fPA) 

Nel cafo poi della figura quinta fi 
ha AB = PA - PB 
PT= PBh-BT = PB-fìAB - 

PB =-+I.PA — iPB 

cioè PT= *(PB4PAJ 
* 

Laonde furrogando nel fecondo 
membro dell’ equazione ( v ) invece 
di AB il fuo valore -+ PB-+PA,e 

in cambio di PT il fuo valore - 
X 

( PB-+PA) , 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 fiello 
poligono 3 e delle altre rette fino 

alla 
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alla metà dì tutti i Tuoi lati. Io di- 2 
co, che la fomma de* quadrati dii 
quelle lìnee, che giungono al ver- ] 
tice degli angoli, meno la fomma 
de’ quadrati di quelle linee , che 
arrivano alla metà de’lati, è ugua¬ 
le alla fomma de* quadrati de’ me. 
defimi lati divifa per quattro. 

Dim/ir azione. 

Mi ballerà di moftrare la verità 
f5g. 6.dì quella propofizione nel quadri¬ 

latero ABC D,fupponendo,che i 
fuoi Iati giacciano tutti nel mede- 
fimo piano, e che il punto fi pren¬ 
da dentro Io fletto quadrilatero ; 
mentre fi vedrà evidentemente, che 
la medefima dimoflrazione s’eflen- 
de a tutti i cafi del teorema . 

In virtù del primo lemma fi han¬ 
no le quattro equazioni feguenti. 

-PÀ$-f d PB<7 ^-ÀB^-f-PT? 

dPBr-i-LPC? siBC^PYq 

-PC^PD? =-CP^PZ7 
> x 4 ^ ^ 

“PDy-fiPAy =tDAj7-fPX<7 

Aggiungendo Qnefte quattro equa. 
zio. 
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zioni, indi trafponendo Ritrovali, 
PA7 +PBq +VCq-+VD<J —PT? « 

PY^—PZt' «PXfs=~(AB$,-f.BC£ -+. 
CD7.+DA7 ) » 

Scolio /. 

Dal tenore di quella dimollra- 
zione fi vede, che tante fono le e- 
quazioni, quanti i Iati del poligo¬ 
no . E dee notarli ancora , che 
Se il punto P cadefie in uno de’ la¬ 
ti del poligono, anche prolungato, 
( non però nel vertice d’alcun an¬ 
golo ) allora il fecondo lemma for¬ 
nirebbe una fola equazione, e l'al- 
tre dipenderebbero dal primo lem¬ 
ma . Ma fc il punto P cadefie nel 
vertice di qualunque angolo del po¬ 
ligono , in quello cafo il fecondo 
lemma fomminiftrerebbe due dell’ 
equazioni fuddette , e il primo lem¬ 
ma darebbe le altre . La fecondi¬ 
tà del mio teorema apparirà da’co- 
rollarj che fieguono. 

Corollario I. 

Se il poligono è il triangolo 
ABC, allora nel quadrilatero 
ABCD il Iato DA è nullo , e i 

pun- 
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punti Xc Dii confondono col pur 
Co A , di modo che ponendo nel 
equazione ( 5 ) PA? in luogo di PD 
c ai PXq e zero in vece di DA$ 
ne rifulta ouefPaltra : 
(6) PAtf-t-PB?+PC7 _PTq ~VYq „ 

PZq E«.(ABf-*BCy-*CA?) 

Corollario li. 

Se di piu il punto P è il centrc 
fig*7*di gravità del triangolo A B C, egl 

è già noto , che in quefto cafo le 
rette PT, PY,PZfono i prolunga- 
menti , e i fudaupli delle linee ri- 
fpettivePC ,PA , PB. Adunquefo- 
ftituendo neM’cquazìone (ù) in luo¬ 
go delle tre linee fuddette PT,PY, 

PZ i loro valori £ PC ,iPA,~PB, in- 
di moltiplicando per 4 l’un e l’altro 
membro, fi fcuopre 
3 PAy-*3PB£.+3PQ=3 ABq-+BCq+ 

CA q. 

Corollario IH. 

Se il punto P è nell’interfecazio- 
fig.f» ne delle due diagonali AC , BD 

del parallelogrammo ABC D, allo¬ 
ra PB e PD fono la metà di BD;PA 

c PC 
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, e PC fono la metà di AC ; PT e 
||PZ fono la metà di A D, ovvero 
fdi BC;e infine PX e PY fono la 
'metà di AB , ovvero di CD;econ- 
feguentemente moltiplicando per 

' per quattro l’equazione ( 5 ), e fac- 
cendo in efla le debite foftituzioni, 
fi ottiene 
2 AG7-*. 2BD7 _ 2AD7 m 2AB7 — 

> 2 ABc-4-2 ADq 
jovvero dividendo per 2, e trafpo- 
. nendo 
f7) ACq *+BD<7 ~ 2AB?-*.2 ADq 

Corollario IV, 

Ma fc il parallelogrammo ABCDgg 
è rettangolo, egli è chiaro , eh* ef¬ 
fondo in quello cafo AC—BD , 
l’equazione ( 7; fi cangerà in quella 
2BD? s 2AB7-4. 2AD? 
cioè dividendo per 2 
BD? — AB^-*.AD^ 
che è la nota proprietà del trian¬ 
golo rettangolo, la quale potrebbe 
ancora dedurli immediatamente dal 
primo lemma, 
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Scolio IL 

La proprietà de! parallelogram* 
TaV, mo efpofta nel terzo corollario fu 

17. fatta inferire dal celebre Sign. 
Lagni nelle Memorie dell’Accade¬ 
mia Regia di Parigi, fpettanti al¬ 
l’anno 1706. Ma queft’ autore fi fer¬ 
ve per dimoftrarla , della proprietà 
del triangolo rettangolo *, e quindi 
deriva , che egli non ha potuto 
trarne per corollario quella mede- 
lima affezione del triangolo rettan¬ 
golo, come è flato lecito di fare 
a me, che non me ne fono punto 
fervito nella dimoftrazione del teo¬ 
rema generale, da cui ho dedotta 
immediatamente la proprietà fud- 
detta del parallelogrammo. 

ARTICOLO XI. 

Notizie i/loriche degli Arcadi morti. T0- 
mo terzo, Altlllujlrifs.e Reverendi/*. 
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 flamperia di Antonio 
Ho/liy 1721. in 8. pagg. 379.fenza 
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fa dedicatoria e gl’ indici confue- 
ti. 

DEgli Arcadi che nel 1718. e p.6j. 
negli anni fufieguenti mori- 

□no, il primo di cui diaafi le notizie, 
Giuseppe Montano. Sua profeffione fu 

1 pittura , eì pregio principale fuo 
ì ripulire e rifiorire le pitture , 
he per antichità o per altro acciden- 
e foflero mal condotte . In ciò die- 
e a conofcere il valor fuo ringoiare 
liftintamente in Venezia 'e in Ro- 
la , dove da lui furon rifiorì ti i 
[uadri degli altari della bafilica Vati- 
ana . Accoppiò alla pittura gli fiudì 
elle lettere amene e della poefia, per 

ji quali fattoli conofcere in Venezia , 
ui fii aferitto all’Accademia Dodo- 

;ea, che in quel tempo era in molta 
iputazione.. Quefte fue doti ledevo- 
i, e la gentilezza del tratto gli conci- 
iaron l’affetto del Cavalier e Proccura- 
ore D. Antonio Principe Ottoboni, che 
eco ancora Io volle in Roma. Qui- 
i non fu accademia che non Io ar-, 
olafie fra’ fuoi ; e particolarmente 
[uella degli Umorifii e l’Arcadia , 
love fu ricevuto fra’ primi, e vi por- 
ò il nome di Mopfo Crcopolita. Inter¬ 
veniva eziandio alla Converfazion 

Tomo XXXVL L lette- 
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letteraria del Card. Ottoboni, chei11 
amarlo gareggiava col Principe fu{ 
padre; e da per tutto Tempre i fu< 
componimenti poetici furon con aj 
plaufo afeoltati. Inoltrato negli ann 
ripafsò in patria, dove morì, e fa^ 
vifo ne giunfe all’Arcadia di Roma 
dì 27. d’ottobre dell’anno 171 q.Alfefih 
Cario {a), fcrittore di quelle notizie 
ci dà l’idea d’un’opera, che forfè pe 
la morte dell’autor Tuo rellò impei 
fetta , con le parole che feguono 

5, Siccome egli due arti profefso , ciò1 
„ la poefia e la pittura ; così per Iafcia 
3, re a’ polleri un faggio del fuo ingc 
„ gno , che comprendere ambedu 
3, quelle, intraprefe a fcrivere un trat 
„ tato, in cui paragonando i poeti cc 
„ pittori, ed in ognuno di quelli rifeon 
3, trando gli Itili, e i caratteri di alcu 
3, no di quelli, veniva a difeoprire dei be 
3, lumi a ambedue farti, e con nuova 
3, e pellegrina invenzione introdurcene 
3, piu ripollo delle loro perfezioni, < 
3, finalmente a farci conofcere nelle ta 
3, vole de’buoni pittori, la bellezza de 
3, buoni poeti, e in quelle de’ cattivi I: 
3, deformità degli feempiati ec. u Per 

fonaggio per nobiltà e per letterata 
ra cofpicuo , e che del Monta?io fi 

ami- 
( u Sig. Arciprete Crefcimbcni, 
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mico , ci fa intendere , aver lui 
pmpofti , in lode della Santiffima 
frinita, tre Cantici, intitolando di 
, uefti a ciafcheduna delle Divine Per* 
pne il fuo. 
r II. Noi giudichiamo foverchio par-p.”*. 
jir della nobiltà della Simiglia Carde¬ 
nia , di cui fcefe D. Giovanni , dì 
.uel ramo che coftituifce i Principi 
> ella Torella ( a ). La nafeita gli die- 
rc un’ indole Sublime , l’educazione 

1 coltivò e portolla a cofe grandi . 
jj’e il coffo delle Scienze tutte , e ol- 
are a molte poefie in noftra favella 
e he udite e lette furon con lode, dettò 
]f’Ift9ria dell’Imperio di Roma, e al* 
tra delle cofe d’Italia. Morte acerba 
0 he lui tolfe al mondo, divietò anco¬ 
na la pubblicazione de’fuoi Scritti che 
u, on anfietà s’afpettavan dagli uomini 
)ejli lettere. Il nunzio funefto ( b ), ne 
Jdunfe a’ 19. di luglio del 1719. all* 
il L 2 adu. 

a ) Suo padre fu D. Marino carmeiolo% 

S Principe di Torella ; la madre D. Eli- 
[«betta Caracciolo , de* Principi d’ Airola; 

•«[ h fua oafeita avvenne il primo di del- 

’j l’anno 1674. 
!•( b ) Morì nella battaglia di Francavilla, 

e (Tendo Generale della cavalleria per lo 
Re Cattolico , ariz. di giugno , dell’ 

anno 1719. 
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adunanza degli Arcadi, fra’quali p(lr 
fava , il nome di Evante Dafeo. Cjj 
elogio fuccinto n eterno la fua meinj:, 
ria Teofi lane lo Sumìzio ( a ) P. A. deij, 
Col. Sebezìa. 

p.i*5* III. Mafia Lombarda, terra cofu 
cua fu’l Ferrarefe, fu patria di Li\ 
gi-antonio Faccini : Ferrara lo ammaj 
(Irò nelle fcienze. Inclinò aIIapoefijc 
e lavorò fu’l carattere del Bembo 
del Caia . Poche fono le cofe da 1 
compofte, ma affai ftudiate, efurc 
udite con applaulò nelle adunam 
degli accademici Intrepidi di Ferr; 
ra 5 nel numero de’ quali egli era , 
la maggior parte fi leggonanella Ra< 
colta del Gobbi, e nelle Rime fcelt 
de’poeti Ferrarefi. Fra gli Arcadi de 
la Colonia Ferrarefe fi chi ;mò 
foToflricmo. Fu ammogliato, e padri 
di buona figliolanza . Aggravato d 
male lungo e immedicabile, lafciò d 
vivere il dì 29. di giugno 1719. in et 
'd’anni 39. Cluenzio Nettunio ( b) , P. A 
della fteffa colonia, ne tramandò a 
pofferi quelle e altre notizie. 

p.167. iy. In Radicondoli, terra del do 
minio 

( a ) Sig. Dott. Girolamo Cito , Napole- 
tano. 

( b ) Si g. Can. Giro/amo Barrii fa!di, Fer« 
r a refe. 
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Plinio Sanefè , di onorata famiglia , 

i Salvador Fraticelli, e di Silvia df 
,mrrancefco Barletti, il dì 30. ago fio 
;e‘ 66i. nacque Giovambati/la Fraticelli, 

ognominato in Arcadia Efperio Afro- 
Wìfiano . I fuoi primi ftudj di lettere 
Ornane fatti in Siena , fecero di lui 
jtancepire tali fperanze , che giovinet¬ 
ta ebbe un canonicato nella collegia- 
ji di Radicondoli. Scorfe lafilofofìa, 
%iza però lafciar di mira gli ftudj 
°iu ameni; e nel tempo fteffo ferine 
z>er fe e per altri, e recitò piu difcor- 
3i accademici e fonetti, la maggior 
»arte dati alla Rampa. Pafsò agli ftu- 

cj legali e canonici; quinci a’teologici 
fcritturali; e con elfi fi provvide d* 

W abbondante fruttuoiiflìma raeffe 
Aer la grand’arte del predicatela pa¬ 
iola di Dìo ; e appena giunto all’ an¬ 
ta ventefimofefto, invitatovi da Monf. 
Ottavio del RofFo , Vefcovodi Vol¬ 
erla , fuo fuperiore, predicò nella 
atterrale ftefìa il primo fuoquarefi- 
nale . In Siena e altrove recitò vari 
)anegirici e facri ragionamenti. Dal 
òpraddetto Vefcovo di Volterra fu 
mpiegato in compilare alcuni fuoi 
inodi diocefani , in rifolver cafi dif- 
icultofi di cofcienza; e per affari di 
ilievo fu piu volte fpedito a Roma 

L5 a fa- 
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a facri liminari. DiedefI finalmVifc'J 
a profettar Tavvocatura in Siena ® 
varie lue fcritture in materia legsr; 
feparatamente imprefie , vanno év 
le mani delle perlone curiali- Penf 
tendere a sì fatti Rudj ricusò \f 
pulpiti onorevoli che profferiti g!ii?J 
Tono , anzi Io Retto di S. Felicitai?! 
Firenze - Per Io Retto motivo rifinii 
dì concorrere al vefcovado d’Acqi* 
pendente , che era venuto a vacd 
in tempo che egli era in Roma, i] 
biti ettendogli validifììmi aiuti; e i 
poi anche rìnunziò al facerdote li 
chelangelo Fraticelli, fuo nipote, 
prepofitura di Radicondoli , dign 
a lui molto vantaggiofa e decorofi 
Finalmente dagli Rudi e fatiche al 
due infiacchito contratte un’oRina 
flufiìone, che due anni Io veisò e re 
dette paralitico , e per rimediarv 
portatofi a’ bagni diS. Cattano, re: 
forprefo da febbre maligna che a mi 
te Io tratte il dì 23. difettembred 
Tanno 17 iq. C ir fio Ripe atico ( a ), P. 
della Col. Fifiocritica, ne Refe Te 
gio. 

.210. V. AgoRino e Griflina , del 161 
a* 6. d’ottobre » in Venezia » diede 

alla 
( a ) Sig. Dott. Sahatcr-giujeppetr.aria T 

ci y Sanefe. 



Articolo XI. 247 
;efa luce Agojlino Roffini^ il quale nel 
lindicelìmo anno veftì l’abito Gimal- 

j)Iefe iti S. Mattia dì Murano, efat- 
j.vi la profeflìon religiofa , andò a 

r.re il corfo deTuoi ftudj filofofici 
r teologici nel monaftero di Gaffe in 
avenna. Ebbe in Tua religione vari 
iportantiffimi impieghi, e per tutti 

[ gradi foliti giunfe alla dignità dj 
bate , che prima efercitò nel Tuo 

j onaftero di Murano, e poi in quel- 
, di Vicenza. Accidente grave apo- 
(!etico che quivi Io affali, obbligollo 
, rinunziare quel governo , e a riti- 
irli al monaftero della fua profeflìo- 
js ; dove in capo a un anno , dopo 
Zebrata la Tanta meffa , colto da 
uovo accidente , agli 8. di gennaio 
si 1719. rendè l’anima a Dio . Fra 
li ftudj piu Ter; e fcientifici che prò- 
;fsò , non i/Hegnò di mefcolare i piu 
meni dell’oratoria e della poefia ; e 
ìolti Tuoi componimenti in tal gene- 
e, fcritti a mano ferbanfi nel mona- 
:ero predetto di Murano . II valor 
legli ftefiì , e ’l Tuo molto fapere gli 
neritaron luogo onorato nella colonia 
Arcadica Camaldolefe , col nome d’ 
lurillo Metidrio. Elafgo Cranncnio ( a ), 

L 4 Sotto- 
a ) Sig. Ab. Domenico Fabbretti , Ur¬ 
binate. 
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Sottocuftode del Serbatoio d’ArcacUiino. ì 
ne compilò quefte notizie. ^ clefc 

.114. VI. Le Tegnenti notizie a noi fon un i 
rèi 

hi 
no 

date dal Cuftode generale d’Arcadic 
Alfcfibeo Cario ( a > . Fiorifce in Cefi 
na fra le piu nobili la famiglia deg 
Strinati , eh’è un ramo degli Alfiei 
dell’Aquila , quivi trapiantato *, dtico’i 
quali Alfieri credono alcuni che folte 
fe il famofo poeta Serafini Aquilani 
(bj , morto l’anno 1500. Di queftiall 
nobil famiglia nacque Malate/ia Strip 
nati, e ne’primi anni di ftia giovenRi 
tu pafsò in Roma , dove condufie ip; 
rimanente de’luoi giorni. Quivi feci d 

una ( 

( a ) Sig. Arcipr. Crefcìmbtn$. , 
(b) Ciò affermati dal Sig. Arcipr. Crefcim- 

beni, non fo!o nel prefente elogio , nuj 
anche a cat. 106. dell’Iftor. della volg. poef 
II. imprefs. Ma volentieri noi ne ve^ 
dremmo di ciò qualche probabile con. 
ghiettura. Comunemente quel poeta non 
.con altro cognome fi diftingue , che di 
Aquilano o àt\VAquila. Tuttavia in un’ 
antica edizione del fuo canzoniere , cb’ 
è forfè la prima , fatta in Roma } per 
Giovanni di Befickem , 1503. in 4* pet 
opera di Angelo Colozio» fuo amiciffi» 
mo , nella prima faccia del foglio B5 
leggonfi a lettere majufcole quefte paro- 
h: Sonetti de SERAPHiNQ CIMINO 
Aquilano * 



ei 
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ina vita di filofofo veramente criflia- 
•3io. Non volle abbracciarvi flato ec- 
clefiaflico , ma fi elette nel celibato 

iÒDtjn’illibata maniera di vivere, lonta¬ 
na ìiftìma da tutto ciò che potette con- 
ifeiraminare la Tua innocenza . Amava 
itglfa folitirdine, e gran parte del gior- 
feio fé la pattava ritirato in cafa e 
deroTuoi ftudj , o in qualche divertì- 
lofmento meccanico-, nè ufciva per for¬ 
aci inaria , fé non la fera per portarli 
elfcdladorazione del Santiffimo Sagra- 
amento che a vicenda nelle cbiefe di 

Roma ogni giorno s’efpone, e pofcia 
patteggiando andare, piu miglia fuor 

kjdella città, alla vifita de’facri cimiteri. 
Qualche volta girava'per Roma, al¬ 
le botteghe de5 librai, da’ quali non 
partiva, fenza far compera di qual¬ 

che libro : e di quelli n’avea fatta 
5'una raccolta affai numerofa, e ve n’ 
:'cran 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 deH’Eminentifs. Ottoboni e 
dì Monf. Severolli . Fu aferitto alle 
accademie piu illuftri degli Umori- 
Ili, degl’Intrecciati, e degi’Infecon- 

L s di, 



2$o Giorn. de’Letterati 

di, e in altre ancora. Ma la fuadisili 
ietta fu quella degli Arcadi, a cuiecita 
fin dal principio di fila fondazione foli f 
diede il nome , ricevutone alfinconperoi 
tra quello dì Licido Orcomenio. Com poi 
pofe di nobili egloghe e di altre rimette; 
ma nulla mai vi recitò neHe pubbli irmi 
che ragunanze, contento di lol mo oltre 
ftrarle, e donarle or alla ftefia acca imo 
demia or agli amici . Alcune poche 
fue rime leggonfi fra guelfe degli Ar-p.? 
cadi, nel tomo quarto; altre in vai 
rie opere del Sig. Arciprete Crefcim.^nc 
beni; negli Apoìogi delmedefimo ha£f0 
egli fatte le moralità che appiè viL 
Hanno imprefie, come anche vi fonoL 
impreffe alcune lettere con le quali 
gliel’ inviò . Egli però nulla mai vo-*tt 
lontariamente diede alle ftampe, lòlj!j, 
permife che fLftampafleroda’ PP. del- fr' 
la cliiefa nuova tre fuoi poemetti fa- 
cri-drammatici, che nel loro orato-^ 
rio furon recitati , mefft in mtriica^ 
da eccellenti maeftri, e fono il pri-.L 
mo S. Adriano j l'altro La forza della 
divina grazia nel gloriofo martirio de SS. ( 
Apollonio , Filemone , e Arrìano ; e ’1 3 
terzo II martirio deT SS. fanciulli Giufio . 
e Pa/lore ; e gli fece per divozione , 
ginocchioni , e non lenza lagrime . 
Per gli oratori Umilmente compofe 

alquao- 
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Jobliquanti brevi fèrmoni , per eflervi 
precitati da fanciulli . Ma non quelli 
wieioli furon gli lludj che profefsò ; im- 
M*perocchè, oltre alle fcienze piu fé rie, 
-oin-polTedè in eccellenza le lingue latina, 
Pfereca , ed ebraica. Molte perfone let¬ 
terate fan di lui menzione onorevole, 
Coltre al Sig. Grefcimbeni fuo amicif- 
KJ'imo ; e principalmente il Sig. Can. 
xfle^ntondomenico Norcia ne* Tuoi Con- 
i1f**reffi letterari, dove Io introduce col 
VJ,iome d’ Orinto , e’I Sig. Can. Sal¬ 
arino Salvini nella prefazione alla 
^2ronaca di Buonaccorfo de’ Pitti . 
;vIBreve fu l’ultima fua infermità ; e 
o® enz’ agonia fpirò la vigilia della Con- 
tezione della Beata Vergine, alle ore 
^quattordici , il dì 7. dicembre del 
"*1720. Teltò, fpartendo la fua eredità 
k'-fa'congiunti e i poveri ; ma poco 
'Hinaro fe gli trovò, folito diftribuir- 
t0 o a quelli vivendo , con tal fègretez- 
'c? ia , che nè pure fapeanlo ì fuoi piu 
irii " ’ * ^ " ’ 
Ut 

:onhdenti. Dopo convenienti efequie 
il Seppellito nella fua chiefa parroc- 

•{j :hiale di S. Salvatore inOnda, dove 
tnche i fuoi efecutori tellamentarj 
;Ii preparan nobile ifcrizione. 

VII. Parenti di Giidio-aleJJ'andro Scar-p 15** 
'ari furono Luigi di Niccolò Scarlati, 
ì Maria di Giulio de’ Conti Veterani d‘ 

L 6 Ur- 
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Urbino, forella delfamofo Marefciairo1^ 
di campo Federigo Veterani,e figliuola^ L! 
di Cammiila delSen.Lorenzo Alto viti,'0-1 
il quale fu anche padre di Mons.Ta-P^® 
copo Altovitì, Patriarca d’Antiochia 
e Nunzio a Venezia. Nacque Giulia A $ 
$ìètfandrò in Firenze nel: 1671. a’io.pd 
marzo dall’incarnazione ; e apprefe if'peti 
primi fondamenti della pietà e delle red 
icìenze da’ PP. della Compagnia dìW; 
Gefu nel feminario Romano Torna- pài 
fo in patria , ebbe dal Gran-duca Co- ù fej 
limo III. nel 1694. in quella ehiefa unrswa 
canonicato. Quello però noi* impedì fritti 
che egli fi portafie in Pifa a conti- lei 
oliarvi ifuoi Itudj; terminati i qua- idop 
fi , ricondottoli a Firenze, q.ueb tem- le’p 
pò che gli avanzava alle file ecclefia-ion 
litiche funzioni., fpendeva ne’fuoHtu- ' 
dj letterari efercitandofi particolare 
mente nella poefia tofcana e latina - 
Fu aferitto airAccademia della Gru- 
fca , e vi fedè Arciconfolo.. L’anna-ìig. 
1704. annoverato: fra gli. Arcadi , vi fio! 
fu nomato Mifandro Libade.'E nel 1715. H 
(a ) fu eletto- Segretario dell’Accade- ae 
mia Fiorentina ,, rifedendovi Confo 1» pv 
il Sig. Can. Salvino Salvini ^ fcrittore 

di 

xi 

m 
Ir 

( a ) V. i Farti confolari dell’accadèmia- 
Fiorentina del fuddetto Sig. Can. Sai~ |p 
vini, a car. 665.. 
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quelle notizie, fotto’I nome di Cri- 
oo!j ’o E-lìJfoneo y Procult, delle camp» 
ivitjlorentine. Nel 1716. vacando la pre- 
• Ja->fitura della chiefa Fiorentina, dal fo¬ 
ri'addetto Gran-duca fpontaneamen- 

gli fu conferita la fletta dignità „ 
ffalito finalmente da un fiero mal 
petto, l’anno 1720. a’ 2. di dicem- 

*e, fa notte de’jr. dello fletto rnefe, 
acidamente e divotamente falmeg- 
ando, fpirò, e nella metropolitana 

1 fepellito. Tuttochè i fuoi ftudj fof- 
ro affidili , contuttociò poco lafciò 
ritto del fuo , pochiffimo fu dato 

Ile flampe- Ordinariamente egli era 
ioperato per le compofizioni latine 
e’pubblici apparati , che per occa- 
on d’efequie o d’altro fi fanno dalla 
lafa Serenifs. di Tofcana nella ban¬ 
ca di S. Lorenzo, come in parte fi 
jgge nella Defcrizion dell’efequie del- 
Imperadore Leopoldo , diftefa dal 
igf Tommafo Buonaventuri. Nel Si- 
odo diocefano Fiorentino del 1711. 

i legge una fua dotta e pulita orazio- 
ìe latina y che nel finodo medefimo; 
ivea recitata - 

Vili. La famiglia Afiallì, ch’è del-p.25gt 
piu nobili di Roma , prodotte Ful¬ 

vo , figliuol del March.Tiberio y na¬ 
to in Sambuci > terra fua feudale % il 

di 
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dì 24. di luglio dellanno 1654. Nell 
fcuole del collegio Romano ebbe 1 
fua prima educazione; e non ancor; 
ufcito di quelle, da Clemente X. fi 
creato Cherico di camera. IIcrediti 
che s’acquiftò in quel gran tribuna 
le, mofle Innocenzio XI. a nominar 
Io Cardinale nella promozione de’ 2, 
fèttembre 1686. II fuo titolo fra gli 
altri fu la diaconia di S. Maria in Co< 
fmedin . Fu alcritto a molte congre¬ 
gazioni , efercitò molte protettorie di 
univerfità e d’altri luoghi pii ; e fof-Jl 
tenne le legazioni d’Urbino, di Ro- tu 
magna, e di Ferrara. Tornato a Ro¬ 
ma e fattoli Prete , fall al titolo di 
Cardinale Vefcovo della Sabina 

T 
'A. 
2 dat 

otiiif 

A 

iEIT 

* , c » 
ne fu confacrato dallo fteffo Clemen-1 

hpoi, t 

I 

te XI. a’ 13. maggio del 1714. Dipoi, 
per la morte del Cardinale Acciajuo- V 
li, fu Decano del facro Collegio, cad- 
de in lui il decanato , col titolo di •! 
Vefcovo d’Oltia e diVelletri, l’anno * 
1719. ei medefimo Pontefice forno 
del pallio a’18. di maggio . Morì di 
là a poco, cioè a’14. di gennajo del 
1721. e a’ 17.. nella chiefa d’AracelIr, 
nella cappella e fepoltura de’ fuoi 
maggiori fu ripofto, Nelle ore oziofe 
fu fuo diletto il verfeggiare , nè fde- 
gnò di far fentire le fue rime, ch’e- 

ran 
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n d’aflai buongufto, nelle adunai 
degli Arcadi, fra’quali per accia- 

azione fu aferitto nel 1703. colno- 
e dr Alajlo Lìconeo j e di quell e al¬ 
ine poche fe ne leggono ne’tomi V. 
Vili. (a). Aromindo Euriridio ( b ), 
, A. de! chiariamo Compallore ci 
t date quelle e alcune altre poche 
? tizie , 

ARTICOLO XII 

ETTERATI defonti in quefti due ultimi 
anni 1723. 1724. 

L 

f L ramo della famiglia de’ Conti 
L Montemellini, che nel Conte Nic¬ 

olo’ Montemellini ultimamente 
è fpento, coftituì una delle piu no- 
ili cafe di Perugia , o guardifi l’an- 
ichitàfua, oi feudi e le ricchezze da 
nella poliedri te , o i fuggettiin ogni 
enere chiarilfimi che in ogni tempo 
i ideila il Itili ramno. Padre di Nìccc- 
1 fu Adriano , de’Nobili d\Montemel- 

lìno 

z ) IX. fi legge nelle Notizie, per isbà- 
gito di ftampatore* 
b ). Fr. Rimondo Ab. Gavoti , Cavalier 
di Malta 
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lino, Patrizio Perugino , e Conte d 
Montegualandro : la madre fu Eufrtj- 
fina de’Marchefi PallavicinidrParma-'P® 
figliuola del Marchefe Aleflandro Pal^13 
iavicinoe di Franeelea Sforza, Romaai 
na e forella del celebratifTìmo Gar-f0 
dinaie Sforza Pallavicino-, la quale; 
prima era Itata maritata nel Duca” 
Afcanio II. della Cornia, Perugino' ;tni!( 
Nafceva il Conte Adriano di Nicco*301 
lò Montemeflini , e di Coftanza Ba-£ 
glionì, della quale furon genitori Gio-lon 
vampaoto Baglionf jtmidre , e Giulia 01 
anche effadella cafa:Bilioni, figlino-^1 
la di Adriano , e forella di Mala- £“° 
tetta1 Baglioni , Vefcovo prima diPe; 
faro e poid’Aflifi. 

Il Conte Niccolò, di cuf qui favel¬ 
liamo , nacque in Roma l’ultimo di » 
luglio- del rózjT- e’1 dì-fecondo del fuf- f 
fèguente ago Ito fu battezzato nella 
balilica di fan Pietro’, e gli fu porto J 
nome Niccolò-domenico-ignardo. Lo ten- la 
ne al facro fonte Fra Michele Maz- ^ 
zarini , Maeltro- generale dell’ordine II 
de’Padri Predicatori, e Maeltro del 
facro Palazzo, fratello del gran Car¬ 
dinale Giulio Mazzarini, e che da lì 
a non molto fu promoffo all’ arcive- 
feovado diAix, e dipoi anche al Car¬ 
dinalato . Nei 1669. il dì 22, di no- 

vem- 
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ft mbre fposò Angela de’Conti Mon- 
nj fjDerelIi 5 famiglia nobiliffima di Pe¬ 
li già ; e di quello matrimonio gli 
,j tcquer due figliuoli , uno mafchio 

=tto Adriano, e una femmina chia¬ 
rata Eufrofina, rinnovando in effi , 

c >1 nome, la memoria de’fuoi morti 
, untori. Ma quegli fanciullino pre- 
, ori al padre ; quella reftò fuperfli- 

: : e acciocché in famiglie flraniere 
:>n portafle ì beni di fua cafa, l’an- 
o 1702. la maritò il padre nel Sig. 
ernardino Montemellini, eh’è fra- 
dio del Sig. Diamante, uno de* prr- 
larj Profeflbri di giurifprudenza nel- 
iiniverfità di Perugia, e che in oggi 
ovafi accafato nella Sig. Eleonora 
el Marchefe Ottavio dalla Penna e 
ella Sig. Cecilia Buffi , forella dc-I- 

Eminentifs. Giovambatifla Buffi. 
<a Sig. Eufrofina partorì al Sig. Ber- 
ardino un figliuol mafchio , erede 
elle ricchezze ugualmente che delle 
irtu dell’avolo , nominato Semiduc- 
io, che ora è in età d’anni dicianno- 
'e in circa ^ 

Fu egli ftudiofifiimo fin dalla fua 
>rima gioventù , e dal fuo genio fu 
aclinato all’amore delle buone arti , 
? particolarmente della poefia tofea- 
la y e vi fe molti componimenti ne* 

qua- 
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quali fpicca fa vivacità del fuofpiri- 
to ; e molti fé ne ledono in va¬ 
rie raccolte. Ma in maggior quanti¬ 
tà è ciò che dopo la Tua morte s’è 
trovato fraTuoi fcritti; avendo Infoia¬ 
to, oltre a molti altri componimenti, 
alcune Centurie di fonetti morali, che 
dal filo erede fperano un giorno la 
luce del mondo. Con ciò meritoffi 1* 
onore d elfere aferitto nelle piu cele¬ 
bri accademie d’Italia: in quella de¬ 
gl’Infènfati di Perugia Tua patria eb¬ 
be il principato, e fra gli Arcadi del¬ 
la colonia Àugufta fi chiamò Aterno 
Trionio. Quello fuo amor per le let¬ 
tere g:i fe anche amare i letterati , 
e tenergli in grande ftima : manten¬ 
ne con molti di effi un commerzio 
continuo di lettere, e recavafi a gran 
fuo godimento l’impiegar l’opera fua 
e i fuoi averi a Ior beneficio ; tal che 
qualunque di loro, benché fol per fa¬ 
ma noti a lui, capitavano in Perugia, 
andava a cercarli ne’Ioro alloggi, e 
anche ad incontrarli fuor della città, 
e conduceali a caia fua. 

Sortì il Gonte Niccolò fin dalla na¬ 
scita un’animo pieghevole alla virtù, 
e inclinatiflìmo al ben operare . Ser¬ 
bò fempre il cuore illibato, amatore 
dell’onefto e del giufto, con tutti ca-* 

rita- 
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itatevole, ficchè tutti i fuoicittadi- 
li in vita ramarono e venerarono > 
; in morte Io pianfero. Maelèmpla- 
iflìmi furon gli anni ultimi del Tuo 
avere , ne3 quali veftì pofitivamente 
panni di color bigio , per divozione 
li San Francelco, portava un Croci- 
ìlio al petto , e gloriava!! del nome 
li poverello di Gefu . E quelle vir- 
:u raffinaronfi al fuoco di tribulazio- 
pi conlìderabili che giovinetto ebbe a 
(offerire per gli fcialacqui del padre. 
fV quelle s’aggiunlero malattie gra- 
vifiìme , che laffliflero ne* Tuoi verdi 
inni; ma vie piu gravi ancora infua 
vecchiezza , che però da’Tuoi lludj 
ìè da’ funi continovi efercizj di pietà 
nai no’I dillollero . Finalmente il dì 
primo di giugno del 1722. nella chie- 
a di fan Fiorenzo, dove sera porta- 
:o a udir la finta melfa , colto da 
ieve tocco d’apoplefia, f!i obbligato 
1 guardar Tempre il Ietto. Neldicem- 
pre lòpravvennegli nuovo accidente, 
2 piu violento : in fine il dì fecondo 
li marzo deir anno 1723. munito 
le5 fagramenti di Tanta chiefa, repli- 
:ando di quando in quando atti di 
raflegnazione a’divini voleri, e di ogni 
crilììana virtù, rendette lofpirito al 
fuo Dio > e’I dì quarto dello nello me» 
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fè , in chrefa di San Francefco , de' 1 
Minori Conventuali > ebbe fepoltura f 
fra* Tuoi maggiori . E quelle fon le 1 
notizie principali che fi fon potute a- ! 
vere del Conte Niccolò Montemellmi , 
benignamente a noi comunicate dal 
Sig. Dott. Niccola-antonio UffreduzrJ % 
fuo concittadino , fuggetto per gen¬ 
tilezza e per letteratura grandemen¬ 
te lodevole. 

II. 
II dì della nafcita del Dott. Lin¬ 

ci della Fabbra fu il 25. di no¬ 
vembre dell’anno 1655. fu Iore 9. in 
Ferrara. Suo padre fu Francefco della 
Fabbra , cittadin Ferrarefe, a cui, di 
tre mogli, tutte di cafa cittadinefca 
della mcdefima terra, nacquer piu fi¬ 
gliuoli . La prima moglie fu Ifabella 
di Francefco Cagnini; morta la quale, 
fposò Terefa Finotti , famiglia antr- 
chilfima , di cui uno , fin nel 1128. 
ebbe la grazia di levar dall’acque del 
Po il miracolofb Crocififlò che fi ve¬ 
nera nella chiefa parrocchiale di Sanr 
Luca, ne’ fobborghi di Ferrara, doli 
dalla corrente trasportato fenza Saper¬ 
li nè il come nè donde ; cofa da mol¬ 
ti altri tentata, e a ninno riufcita , 
come narra Marcantonio Guarini nel 
Compedio iltorieo delle chiefe parroc¬ 

chia- 
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chiali di Ferrara . In terzo luogo 
(posò Margherita di Giufeppe Lanìoli , 
lotajo, e di quefta nacque Luigi ; che 
1 giorno apprefiò la fu a nalcita ef- 
endo battezzato , ebbe padrini if 
Marchefe Ippolito Bentivoglio e D. 
Caterina Eitenfe Molti. 

Si da’Tuoi genitori , che da’Padri 
iella Compagnia di Gefu, nelle fcuo- 
e pubbliche de’quali fu ammaeftra- 
o nelle lettere umane, apprefequel- 
illibatezza di coftumi criftiani, che 
ifemplariflìmi poi ferbò finché vifie. 
! Padri Domenicani furongli maeftrì 
n filofofìa *, il corfo della quale aven- 
lo terminato, fi applicò alla media¬ 
la fotto Girolamo Nigrifioli ^ padre 
lei Sig. Francefcomaria in oggi vi¬ 
rente , l’uno e l’altro infigne per ope- 
e date allaftampa; e Girolamo, fra 
5I1 altri fuoi fcolari, guardò fempre 
:on amore e ftima particolare il no- 
tro Luigia che pronioffo dal fuo mae- 
ftro , nei 1678. adi 23. dicembre 9 
ìelluniverfità di fuapatria , con unì- 
/erfale approvazione fu ornato della 
aurea dottorale in filofòfia e in me* 
licina. 

Alcuni mefi dopo’! fuo dottorato , 
itimolatone alla gagliarda da’Mar- 
:hefi Ippolito Bentivoglio ed Ercole 

Pepo. 
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Pepoli1, a’ quali era per ciò ricor¬ 
ro il comune di Tercenta , andò in 0 
quella terra per medico, condottovi 0 
con onorevole^ aflegnamento . Quivi ? 
egli dimorò intorno a Tei anni , e ls 
con la Tua molta abilità, quantunque! 
ancora in età giovanile, con 1’aflìdui- * 
tà e attenzione nelle cure, aggiunta- 3 
vi la fua molta prudènza, modeftia, jj 
e affabilità, fi avea conciliato in gui-33 
fa l’amor di quella gente, che in quel J 
tempo avendo egli due volte fatto >' 
iftanza di tornare in patria, la ftef-r 
fa con amorofa violenza ciò mai non d 
gli permife . Pur finalmente conve- \ 
nendole cedere alle terze iftanze , j 
egli è quali non credibile l'univerfale ' 
difpiacimento con cui Io vide parti- < 
re . Durante quella fua condotta il I 
Cardinale Niccolò Acciainoli, Legato 1 
allora di Ferrara, ogni qual volta o 1 
partiva il Governatore di Tercenta, 
o terminava il fuo governo, a lui ne 
raccomandava , in quel fra mezzo , 
il governo della terra, tale era il con¬ 
cetto che di e fio lui quel gran Le¬ 
gato navea cònceputo. Dopo il fuo 
ritorno di Tercenta fu , con affai 
vantaggiofè condizioni, ricercato dal¬ 
la Città di Gubbio ben due volte ; mà 
egli collantemente rifiutò d’andarvi i 

Nel 
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Nel Tuo foggiorno in Tercenta af- 

>ggiò in cafadi quell’Arcipre te Car- 
> Brunaldi , uomo affai verfato in 
gni forta di letteratura, ma il qua- 
; tenaciffimo effendo della filoiofia 
eripatetica, veniva col Dottor della 
?abbra a frequenti litigi, il quale con 
1 lettura de’buoni medici di quelli 
;mpi erafi imbevuto delle dottrine 
ilofofiche piu recenti . Diede an- 
he in quella terra piu faggi della 
ua pietà e del fuo zelo. V’iftituìu- 
a folennità a onore di fan Niccola 
i Tolentino, e affegnò tanto di ca¬ 
litale del fuo , che de’frutti annui 
1 nefaceffer le fpefe per la medefima. 
in dalla fua fanciullezza prefo avea 
uel Santo per fuo protettore fpecia- 
? \ e narrava che in età ài nove an- 
i per grave caduta rellato effendo 
ffefo duna gamba, tal che zoppicava; 
no padre ondottolo a una procef- 
ione che celeoravalì nel dì feftivodi 
juello , sì efficacemente gliel racco, 
nandò, che ne reftò fano. Erafi ai- 
ora in Tercenta ritirato un uomini- 
idiale , e per fuoi gravi misfatti da 
Ferrara capitalmente sbandito . Co¬ 
lui da piu anni ltavafi lontano da’ 
agramenti falutari della Ghiela , e 
nutili fino allora erano riufcite lefor- 

tazio- 
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fazioni de’parrochi e de’predicatori 
Ma il noftro Luigi, che non meno alP 
l'anime chea’corpi fapea porgere op-fa 
portunì rìmedj, Teppe in guifa con ist^ 
tua naturale affabilità infmuarfi nell* 
animo dello fteffo, che finalmente iF 
traffe a vera penitenza. 

Non molto prima della Tua condot-M 
ta di Tercenta, fu eletto Lettor pub-fa 
blico di medicina nella univerfità dit0 
fila patria ; e con ifpecial privilegio fb 
vi tenne quella lettura per tutto quel* 
tempo , con la fola obbligazione di fi' 
venirvi a fare alcune pòche lezioni o-l1 
gni anno. Ma tornato da Tercenta 
ripiglio Tefèrcizia cotidiano della me**1 
defima, fenza intermetterlo mai; edr 
ebbe Tempre afiìdui e in gran nume-fa 
ro gli Trolari alle Tue lezioni , molti • 
de’ quali egli promoffe al dottorato 3 si 
e riuTciron medici dimoItainteliigen.fi 
*a. Fe in quella univerfità il corio di ^ 
tutte le cattedre , e giunfe a quella > 
di Lettor primario di medicina prati fe 
ca, finché Tanno 1721. da’Signoridel )1 
la congregazione Topra quello ftudio- « 
fu dichiarato Lettore emerito . Ne ti 
1694. entrò nel numero de’ dieci Vo » 
tanti femori del collegio de’ tìloTofi < ì 
medici ; del qual numero eftraendof i 
a forte ogni quattro meli un cape 

dello 
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elio fteffo collegio, con titolo di Prio- 
e e Protomedico ; egli nel 1696. vi- 
u eftratto la prima volta , e dipoi 
noltilfime altre. 

Nel 1697. fu annoverato la prima 
tolta fra’Conllglieri del fecond ordine !el gran configlio di fua patria . L* 
nno appreflo fu per la prima voltai 
:e!to per uno de’ Savj del magiftra- 
o del predetto gran configlio ; ed 

«< bbe Io ftefs onore gli anni 1703.1709. 
1717. nel qual anno a’4. di mag¬ 

io morto effendo il Go. NiccoIo-pai- 
1 Strozza, ch’era Giudice de’Savj, 
he viene ad effere il capo dì quel 
nagiftrato , il Dottor della Fabbra , 
ome il piu vecchio , fottentrò in 
iia vece, e foftenne quella carica fi¬ 
lo a’ 21. dello fteffo mefe , in cui fu 

0 letto il Sig. Marchefe Francefco Sa- 
rati . Effendo egli Savio la prima 

J, olta, e, fra l’altre incombenze , a- 
i[ rendo la deputazione fovra lo ftudio, 
t e che nel palazzo del medefimo fi 

'J, ’colpiffero le arme de’Lettori piu ri- 
!■ ìomati di quello, co’Ioro nomi ; con- 
jj uttochè il Sig. Girolamo Baruffaldi, 
•:( iel Comentario iftorico-erudirò , all’ 

fcrizione eretta ad Antonio Mufa 
i 3rafavoIa, dica per isbaglio, ciò ef- 

‘ ferii fatto , effendo Giudice de’ Savj 
g Tomo XXXVII, M il 
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il Co. Antonfederigo Novara, contra 
quello che fcrive egli fteffo nel libro 
IX. dell’Iftorie di Ferrara , dove af¬ 
ferma quanto fopra noi abbiam det¬ 
to . 

II dì 27. di novembre del 1681. fi 
congiunfe in matrimonio con Gafpa- 
ritia degli A%7À , di cui nel 1693. re¬ 
tto vedovo, nè fi curò di pattare al¬ 
le feconde nozze. N’ebbe due figliuo¬ 
li, mafchio 1* uno e l’altra femmina , 
che ancor vivono : quegli è il Sig. E- 
gidio della Fabbro, , che feguendo le 
paterne veftigie , s’è addottorato in l 
medicina , ed efercita una pubblica 
lettura in quello ttudio , e prefente- 
mente è Savio nel magiftrato di fua 
patria; quefta fu nomata Angelica al 
battefimo, ma abbracciato avendo Y 
iftituto monacale delle Rocchettine 
Lateranenfi, del monattero detto di 
Mortara , fa chiamarfi D. Candida- i 
margherita. 

Fu il Dottor Luigi di ftatura 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- 
verfazioni, principalmente degli ami¬ 
ci e de’parenti; ma fovraogni altro 
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le’religiofi letterati, tenendo con ef- 
i ragionamenti di cofe erudite e fcien- 
ifìche . Con gl’ infermi era umanif- 
imo e piacevole ; ma rigorofo con 
[ue’che rifiutavano i Tuoi rimedi > ì 
[uali Iblea fpefTo abbandonare , di- 
endo di non poter efTere indulgente 
on chi vuol ammazzare fe fteflòco* 
iìfordini . Fu affai limofiniere , ma 
hidiavafi d’effere occulto; e però a 
al effetto confegnava de’danari a 
farj rgligiofi, da difpenfare a’pove- 

. Alcuni anni prima di morire fi 
e fare un inginocchatojo nella fua 
hiefa parrocchiale di fan Niccolò de* 
>adri Somafchi , e pofelo vicino al- 
’altare , fu cui , per mano di Ben¬ 
venuto dal Garolofolo , allievo ce- 
ebre di Raffaello d Urbino , è di¬ 
nota la Beata Vergine in atto di 
jorgere il Bambino Gefu a fanGiu- 
eppe , e i quattro Santi Coronati . 
nnanzi a quell’altare fta la fua fe- 
>oltura, ereditata per via della ma¬ 
ire . Quivi ogni mattina divotamen- 
:e afcoltava alquante meffe, e face¬ 
ta le fue orazioni , effendo (olito dì 
lire, che dovea fpeffo vifitare la fua 
/era cafa. 

,i. Ebbe quattro malattie mortali , e 
r0 in due di 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 acceflìone cominciò a miglio¬ 
rare in guifa, che parve quali 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 
Itomaco , lìcchè , dopo ricevuti di- 
votamente i fagramenti, ed efercita- 
ti tutti gli atti di criftiana pietà , 
rendè Io fpirito a’ $. di maggio , vi¬ 
gilia dell’Afcenfcione , alle ore fei e 
mezzo . Vivente , e nell’età fua piu 
vigorofa , fcrifle molte dotte dilfer- 
tazionì , che anche diede alle 
ftampe , indirizzandole a varj dotti 
perfonaggi, e fono le feguenti. 

1. De artbritide , ac de faccharì la- 
ttis ufu , óbfervatìo . Ferraris , per A?i- 
tonìum Carrara, 1699. in 8. 

2. Lo ftefio opufcolo fu poco do¬ 
po riftampato a carte 1. dell’infra- 
fcritta raccolta : De nuovo faccharo la- 
£lis, inventore Ludovico Teftì, Kegien- 
/l, M. P. Venetiis , guorundam pr&Jlan- 
tijjimorum medicorum judicia & rarijjìms 
tbfervationes. Venetiis, apud Jac. & Jo. 
Cabrielem Uertr,^ J700. in 12. E qui¬ 

vi, 



Articolo XII. 269 
ri , a carte 73. fi ha una Lettera del 
ìoftro autore al Tefti , in cui , con 

Uarie fue oflervazioni ed efperienze, 
Drova la virtù del zucchero di latte; 

la qual lettera altrove non fi legge. 
15 qui notifi, che nel to. XXII. del 
ìoftro Giornale, pag. 141. per isbà- 
;lio, fu fatto autore di tutta la det- 
a raccolta il Dottor dalla Fabbra. 

3. De Nucerina terra minerali , dif- 
ertatio .- Ferraris , typis Antonii Car- 
'ara , 1700. in 8. 

4. Deterrà Nucerina^appendixepifloli- 
a,de tartaro ejufdem inter aqiu maris me- 
'amorphofeon invento : Epi/lola oratoria ad 
Antonium Camilli. Ferraris, ec. come 
opra, in 8. 

5. Dioptra pbyfico-medica prò nutritio¬ 
le aliifque natura arcanis develandis no¬ 
va methodo excult a. Ferraru, typis Fi¬ 
foni typographi epifcopalis , 1701. in 4. 

6. De animi affeEtionum phyfica caufa, 
& loco ; ac de tabaci ufu . Ferraris,, apui 
P ornate llum, 1702. in 4. 

7. Differtatio, de meteoris, aedemor- 
bis ab eis derivatis. Ferraris, apud Po- 
matellum, 1704. in 4. 

8. Dijjertdtio pbyfico-medica , de vits 
naturali termino, de ingeniorum varieta¬ 
le , de cocbolata , capbè , berba thè, &c. 
ie fpiritu vini feu aqua vits, & rofoli . 

M 3 Fer- 
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Ferrarix 5 typis Bernardini Pomatelli } y1 

1710. in 4. Quella Differtazione fu 
da noi riferita nel tomo II. a carte p 
487. 

Di tutte quelle opere fe dipoi l’au- I 
tore una ben configliata raccolta , e f 
pubblicale con quello frontifpizìo : H 
Aloyfii dalla Fabra, in patria Ferra- le 

rieriJi alma univerftate medicina Letto- 0 

iris primarii , Differtationes phifico-m.edu t 

ex, . lllufirifs. & Reverendìfs. Prxjulì t( 

Cornelio Bentivolo de Ar agonia , Fede fa- H 

fiicx ditionis armorum Comminar io Gene- Si 

rali, & ad Galliarum gloriofjfmum Re- d 

gem Ludovicum Magnimi XIV. Nnntio ? 

Apofolico eletto } D. D. D. Ferrarix j t 

apud hxredes Bernardini Pomatelli impr. I 

tpìjc. 1712. in 4. Anche di quella rac- 1 
colta fe ne dà ragguaglio nel Giorna¬ 
le al tomo XII. pag. 401. 

Quelle fon le cofe compolte dal 
Dottore Luigi della Fabbro , e date in 
luce . Nè abbiam cognizione che ab¬ 
bia lafciato nulla di fcritto a mano. 
Il Padre D. Almerigo della Fabbro , 

della Congregazione di Somafca, per- 
fonaggio d’affai buona letteratura 
fornito, e fuo degno fratello, dà cui 
fono Hate comunicate a noi tutte le 
fopraddette notizie fpettanti alla fua 
vita e a’fuoi ftudj , ci narrò , che 

Lodo- 
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Lodovico Tefti, Modanefe , medico 
in Venezia, e fuo amico, avendo da¬ 
ta alle (lampe una Tua opinione fopra 
il cafo dì certa monaca, la quale Tem¬ 
pre orinava in pefo notabilmente mag¬ 
giore di quanto mangiava e beeva ; 
il Dottor Luigi amichevolmente gli 
fcrifie, che tal opinione a lui non pia¬ 
ceva , opponendogli in ifcritto le Tue 
ragioni. Piacque al Tefti il fentimen- 
to di lui , e chiefègli facoltà di farlo 
/lampare. Ma in prima egli fe ne fcu- 
sò con dire, che quella non era co fa 
degna degli occhi de’favj; e poi fog- 
giunfe, che da perfone dotte doman¬ 
dato n’arebbe il Ior fentimento , ef- 

■ fendo di animo d’unire quella fua fcrit- 
: tura, ad altra diflertazione che pre¬ 
parava intorno alle glandule del cer¬ 
vello . Ma intanto morì il Tefti , e 
la cofa fi reftò imperfetta. 

Del noftro illuftre defonto , oltre 
alla menzione che in piu luoghi fe ne 
fa del noftro Giornale , parlan con 
lode i Sigg. Francefco Dini ne’Fafti e 
Renato Langoveo nelle annotazioni 
agli ftefiìjil Sig.AIeflandro Pafcoli nelle 
Oftervazioni mediche ; il Sig. Giusep¬ 
pe Lanzoni nel trattato della faliva 
umana e negli Avverfar;, e altri an¬ 
cora. 

M 4 HI. 
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hi: 

Tutto’l mondo letterario è ripieno 
del gran nome di Corlo-maria Maggi: \ 
e le fue Opere non meno che la Tua ; 
Vita porta in fronte ad erte, pubbli- { 
cate dalle ftampe di Giufeppe Mala- j 
Certa in Milano , l’anno 1700. per o- « 
pera del Sig. Lodovico-antonio Murato- j 
ri , non permetteranno che appretto j 
i pofteri ne perifca la memoria. Di j 
lui e di Anna-maria Mo?iticellì , il dì < 
29. di fettembre dell’anno 1659. nac- j 
que in Milano Michele Maggi ; e , 
dal padre, col (angue , traile la no- , 
biltà dell’ indole, l’elevatezza dell’ in- , 
gegno , e ! inclinazione alle lettere . 
Apprese gli elementi gramatici e retto- , 
rici nelle fcuole diS. Aleffandro, fot- , 
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 lo 
fletto padre , che piu d’ogni altro può 
dirli effergli ftato maertro in ogni Tor¬ 
ta di letteratura, e in particolare ne’ 
principi della lingua greca . Quindi 
ftudj piu gravi egli imprefe, quali fu¬ 
rono i fìlofolici e i matematici ; nè 
potè diftornelo da quelli la debolez¬ 
za di fua compleflìone e di fue forze, 

par- 
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(articolarmente nell’età piu tenera , 
»er ettere egli nato di fette mefi; nè 

■2 difluafioni deTuoi , gelofì di Tua 
alute . Mirabile però fu J1 progretto 
h’ei fece nella greca erudizione, tal 
he il padre fletto, che pur nelle fcuo- 

Palatine da molti anni la profeffa- 
a, non arrofsì di cederne piu volte 
lui la fuperiorità; e fovente perfo- 

I e dotte a lui ricorrevano e in perfo¬ 
ra e con lettere, per la fpofizione de* 
malli, piu difficili de’greci autori, i 

uali etto fpiegava con mirabil chia- 
,ezza e femplicità . Ciò conofcendo 

! padre , che per la fua grande età 
lefiderava qualche ripofo, ottenne da 
uel Senato di far fottentrare il gio- 
ane figliuolo alle fue veci, il quale, 
on nome di foftituto , efèrcitò la 
ottura di lingua greca , per lo fpa- 
io di diciannove anni, vivente il pa» 
[re. Morto lui, fuglì dato a tutti vo* 
i fucceflòre ; e perchè a quella cat- 
edra fi fuol unire la lettura dell’Eti- 
a d’Ariftotile , ei pofefi a dettarne 
in corfo intero , ripieno di fodiflime 
iflettìoni della fua gran mente , per 
ui acquiftò una fama (ingoiare al 
no nome . Fra ftudj sì- gravi non fi 
imenticava de3poetici, che a quelli 
ice* fervìre come di dolce condi¬ 

li 5 *nen« 



274 Giorn. de’ Letterati 
mento ; iìccome alle fue poefie ag- . 
giungeva una virìl robuftezza la mol-, 
titudine de’fentimenti che prendeva 
dalla morale fìlofofia . Fu ron quelle 
fovente con plaufo udite nelle pub¬ 
bliche adunanze de’ Faticofi e degli 
Arcadi Milanelì , fra’quali portò il 
nome di Erijfo Laliemiano . Fu anche 
da quel Senato foftìtuito al padre nel¬ 
la carica di fuo Segretario ; ma a~ 
vendola efercitata per lo fpazio di 
quattr’ anni , la rilafciò , per atten¬ 
dere unicamente a’Cuoi ilud; . Piu 
volte però fu deflìnato aGiuntepar¬ 
ticolari con difpaccì della Corte ; e vi 
fi portò con tanta giulUzia e pru¬ 
denza, che n’ebbe in premio la no¬ 
mina d’ima di quelle cancellerie. Tal 
fu la vita del noftro Michele Maggi : 
finalmente a’ 12. ottobre dell’ anno 
1725. effendo appena entrato neH’an- 
no feffantefimoquìnto di fua età , 
mentre fi trovava in una fua villa , 
in un luogo detto. Abbiate graffo , 
fu forprefo da mal d’orina sì astra 
ce, che fu neceffitato ritornarfenein 
città , per recarvi gli opportuni ri¬ 
medi. Ma quelli vanamente applica- 
ronfi dall’arte umana; e il giornofe- 
dicefimo, eh’ era il ventefimottave 
dello fteffo mefe 3 rendette lo fpiritc 
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il fuo Creatore. Sopportò la Tua pe- 
ìofa infermità, e ricevette I’ annunzio 

Ideila morte vicina con efemplar foffe- 
Irenza , e raffegnatifiìmo alle divine difi. 
volizioni. Volle per tempo edemi uni- 
.0 de’fagramenti di fantaChiefa, e 
arincipalmente dell’Eucariftia , di cui 
ù divotiflìmo finche vide, e vifitavaloì 

piu volte il giorno con pietà fingo- 
are. Negli ultimi giorni del fuo vi¬ 

vere , fpedo ripetea le parole di S. 
°aolo : Cupio diffolvì & effe cium Cbri- 
10 ; e ora faceafi da qualche facerdo-. 
:e amico recitare delle preci divote 
? de’fàlmi, ora facea colloqui fervo- 
•ofi col Crocifido, offerendogli I’acer- 
)ità de’ fuoi dolori, e gli fpafimi del- 
a morte. E morte sì criftiana , non 
neno che flato fi foffe tutto’l corfo 
11 fua vita, fu d’univerfal edificazio- 
le a tutta la città. Fufepolto, con 
jfequìe convenevoli alla fua condizio- 
lè, nella chiefa della B. Vergine ap- 
iredo S. Celfo, così avendo egli dif- 
lofto , bramofo di giacer morto in 
quel fantuario, in cui vivente ritira- 
/afi ogni giorno a orare , pofponen- 
io a quello il luogo dovè danno ri- 
pofli i fuoi, nella bafilica degli Apo~ 
ftoli, e di S. Nazzario. 

Di Michele Maggi poche cofe abbia- 
M 6 mo 
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mo alla ftampa ,* alcuni Tuoi folletti 
fono flati inferiti in varie raccolte . 
Alquanto maggior è il numero di 
quelli che s’impreffero in fogli volan¬ 
ti, in occafion di veftizioniodi pro- 
feflioni di monache, o d’uffici gene¬ 
rali per i defunti. Era anche folito 
ogni anno nel carnovale far imprime¬ 
re uno o due fonetti morali fenza’I 
fuo nome , e farli difpenfare da un 
fuo fervidor mafcherato. Sempre al¬ 
tresì nelle adunanze paflorali della 
Colonia Milanefe ne recitava uno o 
due. Le fue compofizionituttefuron 
d’argomento facro o morale;e quel cuo¬ 
re caftiffimo non v’ha memoria che fia- 
fi mai lafciato frappar nè dalla boc¬ 
ca nè dalla penna parole ofentimen- 
ti che poteffer contaminare la fua pu¬ 
rità,. nè faltroi nome. Anzi a tutto 
potere sfuggiva le converfazionì im- 
modefle e le lingue mormoratrici ; e 
fe per avventura fi abbatteva in effe e 
udiva tali fconci parlari, fubito ar- 
roffiva , e deliramente cangiava dif- 
corfo . Di fue Foejre greche , latine , 
italiane, perchè tutte e tre quelle lin¬ 
gue parlava e (criveva a perfezione, 
ne è un gran numero appreffo il Sig. 
Giulia Maggi, fuo degnilGmo fratello, 
il quale ci porge qualche Speranza d* 

arric- 
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arricchirne con effe il pubblico. Simi¬ 
le fperanza noi abbiamo di vedere im* 
preffa la Tua Filofofìa morale , che in¬ 
gegnava nelle fcuole Palatine . Sperali 
anche di vedere altro corfo piucom- 
pendiofo della medefima moral Filo- 
fofia , che infegnò a’figliuoli dal Sig. 
Co. Girolamo Colloredo, Governato¬ 
re e Capitan generale dello flato dì 
iMilano, fé pur da elfi aver fi potrà, 
tornati che fieno di Germania ; im¬ 
perocché di quefta non fé n’è trova¬ 
ta copia fraTuoi fcritti. 

Oltre aToprammenzionati $igg. Co, 
Colloredi , moltiflìmi altri n’ebbe il 
Maggj, , che approfittaron deTuoi filo- 
fofici infegnamenti: ma fi diftinfe la Sig. 
Maria-elena Lufignani , Genovefe , 
celebre per Tua letteratura , con cui 
egli Tempre mantenne corriTpondenza 
letteraria ; ed ella , in atteftazione 
della grande ffima che di effo faceva, 
gl’inviò l’infrafcritto epigramma in 
Tua lode. 

Domino Michaeli Maddio , ingenti 
felicitatem & morum integritatem, utram- 
que abfolutijjimam, TòSs^ctxeW fxapiv- 
p/ov, gratulabatwr Maria Lufiniana 3 

Genne ufis. 

fluarr.vis ipfa fuiJ inimica modefiia pugnct 

Laudtbus j & merito gaudeat yofa decus $ 
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plunbus offcii titulis indugia perenni! > 

Patrono geftit plaudere Mula cUens. 

An lateat vtrtus , qu<e (e jam lamine prodity 

Quam grata agnojcit patria ,/ ama coliti 

"prgo ubi te pieno mirata eft turba tbeatro , 
Jufie vulgatis plaujfbus addo meos , 

Sed non quas recclis fi udii s feltcibus artes y 

Quave inferi Lofio lumina Orafa Canam . 
<‘Silice vis ingenti y quod fit tibi mentis acumeny 

Aure 1 quam puro vena tenere fluat : 

ffije rnorum probitas , infefioque integer avo 

Qui fedeat fanfia pe fiore legis amor : 

Hac alii celebrent : bumilis ma le trafiat avena 

Grandini fublimi carmine digna celi. 

Hoc tamen baud fileam , quod te magisyinclite 

Maddi, 

Virtus , quam celai pe fiore , pulcbra probat.. 
Hafirnus objequium , »e f ili: et ipfa viderer 

Aut ingrata filens, a ut n'.mis aufa loquax . 

1 V* 

La famiglia Dorinoli fu ed è at¬ 
tualmente delle piu antiche e delle 
piu nobili della città di Montanino*, 
e in ogni tempo vi fiorì per fogge t- 
ti nelle fcienze affai qualificati . Di 
Guafparrìy che in Siena profefso me¬ 
dicina , e v’ebbe di molto credito , 
nacque Giovannandrea, chefeguì far¬ 
mi, e avuti avendo impieghi onore¬ 
voli nelle truppe del Gran-duca di 
Tofcana , fuo Signore , morì in pa¬ 
tria , in tempo ch’era fiato eletto 
Governatore dell’ifola del Giglio. A 
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lui, mentre con impiego militare tro- 
vavafi di guarnigione, in Grofletto, 
a’2i. dì marzo del 1635;. fiil’ore n. 
nacque Francesco-alfonso Don- 

noli. Fe i Tuoi ftudj in Siena , e qui¬ 
vi , per le mani di Niccolò Piccolo- 
mini , profeflore in quell univerfìtà , 
ricevette la laurea dottorale di medi¬ 
cina , nel 1657. a’i4. novembre. Nel¬ 
l’argomento innanzi ad una fua can¬ 
zone, che leggefi a carte 67.delle Tue 
Poefie lìriche , afferma egli d’aver con¬ 
fumato in Siena tra gli ftudj dieci an¬ 
ni di gioventù *, e dall’educazione a- 
vutavi riconofce ogni fua difciplina- 
Con filtrazioni e con la pratica de* 
piu accreditati profeflòri di Siena e 
poi di Firenze vie piu fi ftabilì nel 
poflefiddi quella facoltà, dove anche 
principio a efercitarla con della fti- 
ma . Nella foprannomata canzone , 
narra di aver efld viaggiato per le 
città piu cofpicue dell’Italia. Effendo- 

! gli morto il padre , pafsò a vivere 
fotto’I dominio di quella feliciflima 
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 Io 
conduflero a’Ioro ftipendj. Prima pe¬ 
rò era flato invitato dal Card. Giro¬ 

lamo 
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famo Farnefe al Tuo fervigio ; ma men¬ 
tre alleftivafi alla partenza, improv- 
vifamente gli arrivò la novella della 
Tua morte; ciò che gli fervi d5argo¬ 
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 nel I’u ni ver fi tà di Padova , con 
affai onorevole ftipendio . Tal fu 1* 
amore che a quefto dominio egli por¬ 
tò , che dallo ffeffo mai non volle 
partire, tuttoché richieffone a condi¬ 
zioni molto vantaggìofe e onorifiche. 
Colto 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- 
fanno fcorfo 1724. e fu fepolto nella 
chiefa detta di S. Francefco grande, 
fra gli altari di S. Antonio e di S. Carlo 
con quefta ifcrizione. 

D. O. M. 
TVMVLVS FAMILI/E FRANCISCI 

ALPHONSI DE DONNOLIS 
NOBILIS ILCINENSIS 

IN PATA.no GYMN.o PVBL.C» 
MED* PROF.'s 

OBIIT 
Vili IDVS IAN." 

ANNO MDCCXXIUI- 
Abbracciò il Dmicli vita matrimo- 
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iale, e lafciò fuperfliti duemafchie 
ue femmine. Di quelle lunas’èTen¬ 
uta religiofa nel monaftero di S. Ma¬ 
ia Mater Domini, l’altra vive ince- 
bato . De’mafchi il Sig. Giovannan- 
rea-guafparri, ch’è il maggiore, pro- 
;fla legge nella ftefia univerfità, nella 
attedra degli Autentici ; e’1 Sig. Stefa- 
o-lattanzio, profefia lodevolmente me- 
icina , in cui s’è addottorato , ir» 
uella città. Del noflro Dorinoli fanno 
aenzione piu letterati nelle Ioroope- 
e , e fra quelli diftinta mente Giro- 
imo Gigli nelle Giornate Sanefi. E- 
;li unì alla ferietà degli fludj che 
>rofefiava , quelli ancora delle Iette- 
e amene; e però fra gli accademici 
)odonei di Venezia , e fra’ Ricovra- 
i dì Padova Ila regi/trafo il fuo no¬ 
ne . Vivente confegnò alla Rampa 
e op ere infrafcritte. 

I. Il Medico pratico , cioè della vita 
ttiva con la qual pno regolar fi ogni me¬ 
lico che intenda profetar medicina prati- 
a , 0 fia quejli medico in condotta , 0 
lenturiere iu città libera , 0 lettore dì 
medicina in J,Indio pubblico, 0 pur medi- 
0 ordinario di Prencipe affo luto : e utile 

x chi hà bifogno di valerfi de medici. In 
7enetia, per Francefco Valvafenfe, 1666, 
in 12. 

2. De 
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2. De iis qui femel in die cihum ca- 

piunt , liber in quo demoflratur , quibus 
corporibus talis vivendi ratio pojjit effe 
idonea . Ve net iis , apud De ne dicium Mi- 
locum, 1674. in 12. 

3. Bellum civile medicum , proludo . 
Patavii, z« typographia heredum Penada, 
1705. in 4. 

4. Poefie liriche. Venetia, per gli HH. 
di Francefco Boba , 1669. in 12. 

5. Il Giobbe tofcano. In Venezia ■> ap¬ 
preso Girolamo Albrizzi , 1708. in 4. 
Quella è una parafrafi del libro dì 
quel Santo paziente , fatta parte in 
profa, parte in verfi divario metro. 

Altre opere inedite ferbanfi appo 
i fuoi degni eredi, e fono le feguen- 
ti. 

6. Coment arj /opra gli Aforifmi d'Ip- 
pocrate . 

7. Coment arj [opra l'Arte piccola del 
mede/imo. 

8. Coment arj fui primo Fen d’Avi¬ 
cenna . 

9: Confulti medici. Quelli fono in 
un ben groffo volume, difpofti fecon- 
do l’ordine de’tempi , fcelti da gra- 
vi autori e da profeffori accreditati, 
difcorre fopra i varj metodi de’mede- 
fimi , e a tempo e luogo vi fa ponde¬ 
razioni affai profittevoli , tenendoli 
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nai Tempre a’principj deil’antìca filo- 
©fia e medicina , la quale coftante- 
nente profefsò e difefe finche vifie. 

10. Ilfuddito nobile: libro afidi volu- 
ninofo, dove trattali della vita civi- 
e *, e vi fi legge in fronte la dedica- 
oria alla Serenifs. Repubblica diVe- 
ìezia. 

11. Poe/le eroiche , drammatiche , fa¬ 
re , profane , varie , in piu tomi di¬ 
pinte , e dettate nello itile , che nel 
ècolo decorfo avea piu d’applaufo. 

12. Sonate Sono in un volume, in 
ìumero di trenta, fopra un iltrumen- 
;o di Tua invenzione, che nominò la 
Serafica, eh’ è minore della tiorba , e 
naggiore della mandola francefe ; i 
juai linimenti e altri della fteffana- 
:ur a egli affai bene fonava. 

V. 
La patria del Dott. Antonio Sal- 

/i fu Lucignano , terra nobile in Val 
ii Chiana, nel territorio Aretino : i 
genitori furono il Dott. Giovanni Sal¬ 
vi e Coflanza di Piero Brunì , onorati 
cittadini della medefima terra : il gior¬ 
no della nafeita fu il 17. gennaio del- 
r anno 1664. La Tua profeffion prin- 
:ipale fu la medicina , ch’efercitò 
:on molto credito in Firenze finche 
viffe, e vi fu annoverato fra Dottori 

di 
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di quel collegio . Profefsò anche le 
belFarti , ed ebbe vanto nella pittu¬ 
ra, tal che nell’accademia delitto¬ 
ri Fiorentini fi meritò un luogo ono¬ 
rato. Ma parve che lo ftudio Tuo ge¬ 
niale folle la poefia , e dipintamente 
la drammatica, per la quale fu an¬ 
noverato nelle accademie , Fiorenti¬ 
na, degli Apatifti, e de’Fifiocritici. 
I fuoi drammi per mulica Io rendet- 
ter famofo per tutta I Italia, e fuo¬ 
ri ancora. Sovra tutti però fu accet- 
tilfimo alla Sereniffima cafa di To- 
fcana, e fingolarmente al Gran-prin¬ 
cipe Ferdinando, che molto Io amò, 
e fi valfe dell’opere fue nel teatro 
di Pratolino . Nel verfeggiare 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- 
fio è il catalogo degl’ imprelfi , gen¬ 
tilmente comunicatoci dal Sig. Dott. 
Gìovanni-clcmàio Sàlvia filo degnilfimo 
figliuolo, e medico anch’efiò di pro- 
feffione ; e vi fi aggiugne il luogo e 
l’annq in cui recitaronfi la prima 
volta. 
Afiianattc. In Pratolino, 1701. 
Arminio. InPratolioo, 1703. 

?. Cor- 
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'. Cornelio Scipione. In Livorno, 1704. 
'■rari Tamerlano. In Pratolìno, 1706. 
tratonica . In Firenze, 1707. 
ìionifìo. In Pratolino, 1707. 
Hnevera. In Pratolino, 1708. 
I erenice. In Pratolino, 1709. 
lodelinda. In Pratolino, 1710. 
j. Papirio. In Roma, 1714. 
Imor vince iodio . In Firenze. 171$. 
! Tartaro nella Cina. In Reggio. 1715. 
[more mae/là. In Firenze. 1715. 
Ipazzo per polìtica. In Livorno. 1717. 
je Amazzoni vinte da Ercole. In Reg¬ 

gio. 1718. 
canderbeg. In Firenze. 1718. 
I careerier dife Jlejfo. In Torino. 17 20. 
Storie in Italia. In Baviera. 1722. 

Carlo. In Venezia. 1723. 
permejlra. In Venezia. 1723. 
Oltre di quelli trovanfi altri cinque 

rammi inediti appretto il Sig. Tuo fi- 
liuolo ed erede. 
intonino e Geta. 
ìlfonfo. 
Imor e zelo, ovvero VAltomiro. 
I rivai di fe flejfo. 
- mezzana di amor ogni pajfionc . Favo¬ 

la paftorale. 
Fece ancora molti intermezzi,e fono: 

l Giocatore . 
C avaro. 

il 
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II parafilo, 
La bacchettona. 
&artigiano gentiluomo. 
Il malato immaginario. 
Il gelofo. 

Appretto U medefimo erede fer- 
banfi molte fuc cantate , ferenate , 
fonetti e altri componimenti, che dan¬ 
doli alla ftampa , formerebbero un 
giutto volume. 

Tradutte finalmente due poemi la¬ 
tini del P. Ferdinando Trucconi , della 
Compagnia di Gefu , nome famofo 
per la molta fua letteratura *, e con 
gli fteftt va ftampata la traduzione 
del Salvi , fotto di quello frontifpi- 
zio . Ferdinandi Lucconii , e Societate 
Jefu , carmina ab Excellentifs. Domino 
D. Antonio Salvi mire illujlrata. Fio¬ 
rentine, , typis PAìcbaelis Ne/tenur> 1714. 
in 4. Il titolo de’ poemi è quello : Jo- 
feidis carmen , e Flornm epicedium & 
Fiorentie genethliacon . Il P, Trucconi , 
nella prefazione a quelli Tuoi poemi, 
così dei traduttore fuo parla con lo¬ 
de : Cum enim excellentijfimus eque ae 
eruditìjfmus vir, & vates jam magno in- 
clytus Pratolino, Dominus riempe Anto- 
nius Salvi , nonnulla noflra latina car¬ 
mina in italicum rythmum ita convertita 
0 Wìto illujlravit nitore, ut nos proprie 

dcfor- 
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xformìtatì; obliti , & aliena, formofitate 
inufi i, gloriavi pene debeamu; ; ctpimus 
indem & typo;, & lettore; , & publi- 
tm cogitare. 

Molte altre perfone erudite fanno 
cd Salvi nelle lor opere onorevol ri* 
ordanza . Di quelli noi ne fceglia- 
10 due: l’uno fi è il Sig. Avvocato 
Irancefco Dini, anch’ elfo da Luci- 
nano , nell’ Arte poetica , llampata 
i Lucca nel 1715. dove a carte 25. 
osi ne parla; D. Antonius Salvius , 
i ucìnianenfi; , D. Dottori; Joannis filius 
ubi concivis & affinis , medicus Fioren¬ 
te primarius , Ó venujliffimì; dramati- 
\; cor am Sereniffimi; DD. Pr incip ìbu; 
jlendide recitati;, iifaue editi; , famige- 
t fu; , de quibu; alibi luculentiu; , ec, 
. altrove io Hello quivi cita, loda, 
tofferva alcuni Tuoi drammi. L’al¬ 
io fi è il Sig. Antonio Benevoli, ce- 

lifico celebre Fiorentino , il quale 
olla fu a Nuova propofizione intorno al- 
1 caruncola dell' uretra , llampata in I'dell’anno 1724. in Firenze, a carte 
12. con breve ma pieno elogio lo 
sminar VEccellentif;. Sig. Dott, An- 
>nio Salvi , al quale non fi può dare 
cuna lode, che non riefca fempre [car¬ 
ter lo rijcontro infallìbile, che tutta 

Europa letterata tiene del fuo fapere, ec. 
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Finalmente il Salvi fpirò il dì 21. 

dì maggio dell’ anno 172^. in dì 
di fabato, giorno facro 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 fatta una laude, che 
fu l’ultimo Tuo componimento . Gli 
fu data fepoltura nella chiefa di S. 
Jacopo tra* foflì, de’Padri Agofti- 
niani. 

y 1. 
Di Alipio Magaavacca, onorato cit¬ 

tadino Bolognese nel 1659. il dì 19. 
di marzo , nacque Giuseppe Ma¬ 

gna vacca : nome impoftogli in ono¬ 
re del Santo Patriarca Giufeppe, nel¬ 
la cui folennità venne a cadere il gior¬ 
no Tuo natalizio . Quelli fin da fan¬ 
ciullo moftrolfi inclinatili!mo alla pie¬ 
tà , al difegno, e alle cofe piu nafco- 
lle, llandovi Tempre attento, mentre 
ì fratelli fi traftullavano in giuochi 
puerili, fecondo il confueto di quella 
tenera età . Ciò valfe a renderlo il 
prediletto de’ Tuoi genitori, che però 
fenza rifparmio di Tpefa ve’l fecero 
erudire, Da giovinetto pafsò in Poi- 
Ionia al Tervigio di quel Re ; ma po¬ 
co vi flette, per la rigidezza di quel 
clima troppo alla Tua falute contra- 
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rio. Tornato in patria, ripigliò i Tuoi 
ftudj di difegno e di pittura fotto 1* 
infigne Giovanfrancefco Barbieri, co¬ 
gnominato il Guercino da Cento , 
che teneramente I’ amava , per la 
grandezza del Tuo animo rifoluto, o 
di non efler nulla, o di renderli di¬ 
pinto nella profeflìon prefa a eferci- 
tare . Quindi rapito dalla fama del¬ 
le cofe mirabili di Roma , follecita- 
mente vi fi portò in compagnia di 
Fabiano Mafina , che v* andava Se¬ 
gretario dell’ambafciata pe’l 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- 
fettiflìmo fotto la difciplina delCan. JFrancefco Cammelli, antiquario del¬ 
la Regina di Svezia , e del vivente 
Sig. Marcantonio Sabatini, fuo con¬ 
cittadino, che allettati dal fuo fpirì^ 
to e applicazione a sì fatti ftudj, ve 
F incoraggivano , e anche fpeflo dal 

eli pubblicamente lodarlo non s’aftenea- 
no . Dopo alquanti meli ripatriò ; e 

iei perchè era defunto il Barbieri, lì po¬ 
si fe fotto la difciplina di Cefare e di 
Poi Benedetto fratelli Gennari, de’quali 

fu parzialiflìmo e, amorevolillìmo , e 
il; quelli effendo- mòrti 3 continuò nello 

ntr Tomo'XXXVI. N fletto 
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ftefio amore verfo i lor figliuòli e ni*- 
poti. Divenuto intento 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- 
lo a lui ricorrevano per lo fcioglimen- 
to delle piu ardue difficoltà, che non 
di rado incontranfi nello Audio di 
quelle materie ; come ne fan fede j 
fafci di lettere trovateli dopo la fua I 
morte, fra le quali alcune anche ve . 
ne fono di gran Principi, cheapat- il 
ti onorevoli al lor fervigio l’invitava¬ 
no. Molti antiquari Io regalarono de’ l 
loro libri , in grata ricompenfa del fp 
molto che a lui doveano *, e ne’me- j 
defimi di eflb rendettero teftimonian- icj 
ze lodevoli. Il Card. Noris ne’fuoi it 
Cenotafj Pifani lo chiama Rei ariti- |jj 
guari* callcntijfimum : il Vaillant nel L 
libro delle Colonie Romane , ftam- u; 
pato in Parigi del 1688. nella pre- ite, 
fazione y aì §. Bononia , di lui cosi £ 
fcrive: Omnes D. Jofephi Magnavac- L 
car judicio /lare volunt : is euim ariti-. Lì 
guariorum Italie princeps, quoad praxim L 
facile predicati# : e ilMezzabarba nell’ L 

Occo-. 
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Occone accreFciuto, a carte 622, A-♦ 
micijfmus D. Jofeph Magna vacca odi 
miraculum ufque in praxi nummorum ver- 
ratus, five pretium, five genuitatem, fi- 
ve eruditionemeorumfpePles. Finalmen¬ 
te , oltre a molti altri , Io nomìnan 
:on lode , il P. Bonanni nel MuFeo 
Grcheriano, il Sig. Spon nel Tuo viag¬ 
gio di Levante , il P. Pedrufi , che 
lai noftro dotto antiquario ebbe af- 
iftenza, lumi, e notizie per I’edizio- 
ìe del Tuo Mufeo Farnefiano, già re- 
;olato e difpofto, per comandamene 
o del Duca di Parma , dallo ftedb 
VLagnavacca ; che Fe Io fieflo di quel- 
n del Gran-duca di Tofcana. 

Morì Giufeppe Magnavacca d’ anni 
alle 11. ore delFabato, vigiliadi 

entecofte , adi 3. giugno dell’anno 
724. e volle edere Feppellito nella 
hiefa de’PP. dell’Oratorio , detta 
ella Madonna di Galiiera. lia egli 
ifciato un adai doviziofo mufeo di 
rezioFi diFegni , di medaglie Tariffi¬ 
le, e d’altre antichità ; e in oltre 
na libreria Fceltiffima di coFe fiam¬ 
ate e Fcritte a mano; e Fra quelle 
na Nota di Fuo pugno delle meda- 
lie piu rare , in oro , argento , e 
ìetallo , co’loro prezzi : opera ch^; 
erede- Fuointer^darìffimo. nella glod 
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ria del zio , dà fperanza di dare al¬ 
le Rampe, unita al ritratto d’uomo 
così famofo, 

ARTICOLO XIII. 

OJfervazionz dell' ecclijf folare , avvenne 
to il dì 22. di maggio dell'anno 1724. 
fatte in Italia, 

§. I, 
Joannis Poleni ad Jo. Jacobum Mari- 

nonium, S.M.C.C. Inclytorumque Sta- 
tmm Inferioris Auflria Matbcmaticum 
prajlanti/fimum, Epifiola, i?i qua agi- 
tur de folis defe Uh anno 1724. Pata-, 
•vii obfervato ; & de aliquibus experi. 
mentis pertinentibus ad aquas fluentes. 
Accedit Joan^isButeonis de finen¬ 
tis aqua menfura libellus, cui Annota- 
tlones nonnulla fubjiciuntur. La ltam- 
pa del libro è del Seminario di Pa¬ 
dova , fatta nell5 anno fteflò 1724. 
la forma dì quarto grande : le fàc¬ 
ce non fon numerate ; fono però 3 2. 
oltre ad una tavola in rame rap- 
prefentante lo fteflb eccliflì. 

NArra primamente il Sig. March. | 
Po leni alcune cofe appartenen¬ 

ti 
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ti all’ oflervazione di quello eccliffi ; 
e illustra le cofe narrate con la giun¬ 
ta di un’efatta figura, e col compen¬ 
dio delle fafi ofiervate > defcritto in 
una tavola, chenoiquitrafcriviamo. 
Tempo 
apparente 
H. / u 
6. 37 5S. 

41.13. 

43.26. 
43-40. 
45-3*. 
47. 
49 i». 

5». 9‘ 

54.35. 
56. 6. 

38- 4. 

Dita delle 
ofcurazioni. 

1.4. 
1.1.4. 
1.34. 

1. 
1.1.4. 

3- 
314. 
4. 
5- 
5-1.4. 
6. 

7 * 31- 7- 
Dopo ciò che all oflervazione dell* 

eccliffi appartiene, efpone l’autore di¬ 
vertì nuovi efperimenti , a’quali ag- 
giugne varj riflefli , per mettere in 
chiaro la teoria delle velocità , cor» 
cui l’acqua efce da’forami fatti nelle 
pareti d’un vaio ; o fieno elfi forami 
(colpiti in lamine , o fieno forniti dì 
cannelli cilindrici di metallo : aven¬ 
dovi gran differenza tra’getti deli* 
acqua pe’ forami fatti nelle lamine , 
e i getti dell’acqua sboccante da’can- 

N 3 nell! ; 
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fteflì; quantunque i fori delle lamine 
e le aperture de’ cannelli foffer di lu¬ 
mi d’ugual grandezza , e le altezze 
dell’acqua fimilmente uguali fopra a* 
centri de’ forami. 

Nel fine fi aggiugne un picciolo ma 
elegantiffimo trattato di Giovanni Bu- 
teove, che fiorì verfo la metà del fe- 
colo fedicefimo ; nel qual trattato il 
Butecne parla dèlia mifura delle ac¬ 
que correnti , e fin da quel tempo 
egli moftra, che non la fola altezza 
e larghezza delle acque, ma la loro 
velocità ancora dee confiderarfi. Per¬ 
chè poi il Buteone fèrvefi di molti paf- 
fi prefi dalComentario dì Giulio Fron¬ 
tino intorno agli acquedotti ; perciò 
il Sig. March. Potevi, che con molta 
lode ha travagliato in illuftrare quel- 
V opera di Frontino , ha aggiunte al¬ 
quante fue annotazioni al trattato 
del Butecne, per dare via maggior lu¬ 
me ad una delle note da efio fatte 
fui citato Contentano. 

Gbfervatio folaris deliquiì , habita in 
fpecula ofironomua Bononievjìs fcien- 
tiarum Inflìtutì die 22. maji 1724. ab 
Eustachio Manfredio , ejufdem 
Jnjlituti aflroncmo y. C^Sociis. 

1 Z • » TV/m- 
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Tempus veruni 
t>ofl meridicm. 
H. / >( 
6. 33. 55. Initium edipfis diremo in Solerà 

intuitu obfervatum , optimo Cani'* 
pani telescopio pedum undecim . 
Ante hoc tempus in meridiona- 
lis folis'plaga ad occafura vergente, 
candicans facùLa apparebat , eo- 
dem , ut arbitror, loco, quoan- 
te dies nonnullos macula: quaedara 
confpe&a: fuerant, Sed , ipfa ceti- 
pfi ingruente, cum Sol tenui ne- 
bnla obduci ccepiffet, fpe£lari ul¬ 
tra non potuit. 

6.36.36. Edipfis initium a D. Jcfepbo Bo/r 
fio Marcbefio definitum telefco- 
pio pedum o£to , dir«£>o intuita. 

Poft hxc , ad diftinguendam fin- 
gulorum digitorum obfcurationem , 
tubos opticos alios duos in folem di- 
reximus, cum apta-tis tabellis qui- 
bus folaris fpecies excipiebatur in 
circulo , per circulos fex concentri- 
cos, de more divìfo. Gum tamen ima¬ 
go folis minime circularis, fed ova- 
lis, propter refraétiones, àppareret, 
neque adeo eXtimum circulum exa*. 
fte implere poffet; fumma in hujuf- 
cemodi obfervationibus fubtilitas non 
sft exquirenda. 

Telefcopio pedum 8.ohfervantibus 
' N 4 DD. 
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BD. Jo. Baptijla Banderio , Dominici 
Weber. 

«fobia 
dubìa 

ipter nu 

H. / /; D/j 
6.40. IO. 1, 
6.44. 0. 1. 
6.48.50. 3- 
6.5317. 4. 
6.57.30. y. 

{7.1. 0. 6. 
( 7- 5 *4. 7- 
( ?• 9-39- 8. 

Poft hxc fol denfìs nubibus eft obte- 
ótus. 

Telefcopio pedum trìum , obfer- 
vantibus DD. Jacobo Parma , Jofepho 
Bolfio Marcherò. 

H. t H jy'^ìtìebfcuraticnis 
6.45.5?. z. 

6.47-5?- 3- 
6.52 27. 4. 

6.56 11. 5. 
cfobia 7. e. ',6. 6. 

Deinceps hoc telefcopio fpecies fo- 
Yis evanefcebat propter nubeculas fo- 
Jem obducentes. 
H. / Il 
7,26.9. Cum hoc denique tempore fol e 

craflìori nube fé fubJuxiflet, jam- 
que ad horizontem accedens , a; 
rariori tantum nebula invofotus, 
nullo vitri opacati fubfidio con. 
fpici poflfet j telefcopium tripeda. 
le } quod quadranti aftvonomicc 

: adii- 
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adfixum ed) in eum intendi) Se 
eeclipfim manifefto adhuc crefcen- 
tem obfervavi, eamque ad hoc 
tempus «dimatione definivi digi- 
torum praeterpropter undecini cutn 
femlfTe. 

7.48.49. Ha£lenus eeclipfim augeri jttdl- 
caverà ni) atque ex perexigua fo- 
laris diTei lunula) inter meridie™ 
& occafunt fuperdite > totaletn 
obfcurationem jamjam indare ar- 
bitrabar . Veruni nunc denique 
fumilix ecclipfifi tempus prscer- 
lapfum agnovi ; neque enim lu¬ 
nula ìlla fpiendens gracilior fie- 
bat ) & ecclipGs cornu |n occa- 
funi vergens nonnihil jam elon- 
gari videbatur . Itaque maxima 
obfcuratio aliquot fecundis kanc 
obfervationem anteceffic. 

Portiunculam autem folaris dia¬ 
metri) quani abeclipfì inimunem 
obfervavi, vix io. aut 12, fecun- 
doruni fuiffe crediderim y quippe 
qua: duplam , haud ampliuS) fi¬ 
lorum in telefcopii foco pofito- 
runi craffitieni exsquaret) qux 
pars ed digiti circiter quartade- 
cima ) ac tantum de folis diame¬ 
tro ad meridiem reli&um ed 9 
quoniinus totus obtegeretur . Fuit 
ergo deliquium digitorum unde- 
cim ) & partium quartarutndecu 
marura trefdecira. 

N s Per 
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Per hoc tempus magna undique 

fé fe ofluderat obfcuritas , quan¬ 
ta fcilicet no£lu, ante vefpertini 
crepufculi finem, folet . Vifx in 
caslo ftellas plures» praefertim ve¬ 
ro Venus ac MercuFius. 
Infimum peripheriae folis ptm- 

flum , quod nempe horizontem 
occiduum fpe£tabat y detegebatur. 
Simul cornu eclip/ìs » quodha&e- 
nus in occafum, mine in boreani 
vergebat,momentotemporis quatti 
maxime producebatur Utrumque 
cornu gracilliraum apparebat, fci¬ 
licet ob ovalem folis ac lunae fi- 
guram. 

Circa hoc tempus re£U linea * 
per cornu utrurnque eclipfìs du- 
£la , horizonti atquidiftans erat* 
Itaque folis ac luna centra in 
eodem verticali circulo verfa- 
bantur. 
Limbus prarcedens folis horizon- 

tem vifibilem attingebat , circu- 
Jum videlicet in quo vifualis li¬ 
nea tellurena tangit . Hic circu- 
lus fub horizonte phyfico minu- 
tis 9. fec. 10. hoc loco deprimi- 
fur, quemadmoduni fequenti die 
quadrante dimenìi fumus, nifi for¬ 
te qutepiam interim hujufce de- 
preffionis inumi tatio a refraftia- 
ntbus extitir. 

Ptxcedens luna:..limbus * intra 

t-i folem 
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foleni confpicuus , ad horizouteni 
eumdem vifibilem appulit . Eo 
tempore boreale cornueclipfis lon* 
ge altius auflrali attollebarur. . 

7.30.27. Borea!* cornu ecliplìs, quod po- 
ftremum erab ibiis pun£ìutn vili- 
bile, nunc denique occidit. . 

Interea color rebus redibat , & , 
quamquam procedente notte , tene¬ 
bra? minuebantur. Poft unum vel al¬ 
terimi temporis minutum eadem fe¬ 
re Iuminis ìntenfio erat , qua? cete- 
ris nottibus 3 iifdem horis , haberì 
folet. 

ARTICOLO XIV. ' 

I-exici militaris , autbore Carolo de 

Aquino , Societatis Jefu , pars /. 

R.om& , typis Antonii de /iubeis 3 

1724. infogl. 
* ■*- QUal fia l’utilità di sì fatti Lefc 

fici , particolari di qualche 
icienza, arte, e meftiere, ftimiam fo- 
Verchio il qui favellarne ; come anche 
noi giudichiamo che ogni perfona dot¬ 
ta fia perfuafa , che lode piu che 
mezzana fi meriti, chiunque fi fa a 
compilarne alcuno ; richiedendoli in 
ciò non poca cognizione , ltudio, e 
fatica , per raccoglierne e chiaramen- 

• J N 6 te. 
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te efporre i propri vocaboli, e modi 
di ragionarne, raccolti da buoni au¬ 
tori e loro libri , e dalla viva voce 
dì que’che le arti e facoltà (teffe nm- 
feffano. 

Affermò già il P. Daniello Bar foli 
nella prefazione del Torto e diritto del 
non fi può , a carte 27. della quinta 
edizione che ora a noi vien per le ma¬ 
ni ,, che egli andava compilando , e 
avea già in qualche buon effere per 
dare alle (lampe, un’opera contenen¬ 
te i vocaboli propri d’ogni arte e d’ 
ogni profeffione , così di puro inge¬ 
gno come altresì di mano ,, e degli 
affetti dell’animo, e delle parti com¬ 
ponenti ciò che ha parti, e delleope- 
razioni dì ciò che opera, einciafcu- 
no argomento. ì particolari e propri, 
modi di ragionarne, ufati nello (cri¬ 
vere che ne han fatto gli antichi; e 
dove quelli gli mancavano, foggiun- 
fe averli preft da quel che ne hab- 
biamo in voce viva , adoperato da’ 
maeffri di buona lingua , de’quali 
ciafcuno. ha i propri del fuo medie* 
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 data fcritta : così que¬ 
gli appreso i quali fon rimalti, gli 

ferini 
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Icritti di quel chiariamo autore , fi 
ifolveffero una volta ad accozzarli e 

oro imporre l’ultima mano , accioc- 
hè ottengano per mezzo delle ilam- 

oe queU’immortalìtà y a cui è giunto 
I nome di chi gli ha dettati . Così 
.Imeno perfone dotte e amanti del 
pubblico bene, fi faceffero a compi¬ 
arne Vocabolari particolari di qual- 
:he feienza od arte, come ne ha da- 
.0 un nobile efèmploi! famofo Filip¬ 
po Baldinucci nel filo- celebre Vocab¬ 
olario tofeano dell’arte del difegno, 
oer cui s’è meritato d’edere afcrit- 
;o all’Accademia della Crufca , e che 
quella Tua opera fia regillrata fra 
jugl libri che nel Vocabolario di que¬ 
gli Accademici fanno fello di lin¬ 
gua . 

Nè fol nella noltra favella dTtalia 
fon utili e pregevoli sì fatti Vocabo¬ 
lari, ma in. ogni altra ancora, e di¬ 
dimamente nella latina , la quale in 
tal guifa potrebbeli arricchire affai 
piu che ella non è ,- fcegliendone le 
yoci e le maniere didire, non che da 
que’pochi fi-ritti c he. de’latìni fcritto- 
ri abbiam potuti ricovrare dalj’ingiu- 
rie del tempo, ma da’ marmi-, e da* 
altri monumenti d’ antichità venera¬ 
bile . E però non è fe non per ripor¬ 

tarne 
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•tarne lina ringoiare lode 1’ opera di 
cui qui dato abbiamo il titolo , la 
quale vienci riferito, che ftia per com¬ 
parire in breve alla luce del mondo, 
e (Tendo già terminata T impresone 
del primo volume, e una gran par¬ 
te ancora del fecondo. 

Nottro defiderio era di dare qui 1* 
attratto del primo volume almeno . 
Ma quetto non ancora effendofi pub¬ 
blicato , non abbiam voluto però man¬ 
care di far che’l pubblico ne abbia 
per ora in rittretto l’idea d’un opera 
sì grande, tratta dalla prefazione da 
cui ella è preceduta , giacché la buona 
forte ha fatto che almen quefta, fuor 
d’ogni fperanza, nelle mani cigiùn- 
geffe. 

Qui primamente il P. £ Aquino pren¬ 
de la propria difetti contro di chi 
fi prendeffe d’accufarlo, perchè fcel- 
to fiafi un argomento a trattare dopo 
non pochi celebri fcrittori, vecchi e 

recenti . Ma , fòggiugne , 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 
efaminarfi da chi vien loro appretto;, 
come dopo un’abbondevol mietitura 
fcmpre lafciafi addietro di qhe rifpi* 

- - * golare3 
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polare, e di chericimolare dopo un* 
.ibertofa vendemmia. 

Indi efpone il fine che s’è egli propo¬ 
rlo in quefto fu o Vocabolario; cioè di 
piegar chiaramente i vocaboli mili¬ 
ari , e confermare le fue fpiegazioni 
t:on teftimonianze d’illuftri fcrittori. 

Ma ficcome i geografi non pofTon 
lare la defcrizione d’unqualchepae- 
"e , fe nel tempo ftefio non danno 
gualche lineamento de’mari che lo 

bagnano e Io circondano; così niuna 
Scienza o arte può maneggìarfi, fen- 
ta oltrepafiarne i fuoi contini, 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 veftiaria, falmeria; ed 
altresì non poche fpettanti a’premi 
;d a’ fupplicj, ed altrettali, che tal 

iconnefiione hanno con le cofe milita¬ 
ri , che ommettendole , il trattar 
juefte è malagevole e prefibchè im- 
potfibile.. 

E imperocché per compilare un* 
opera di sì vaila eftenfione il P. d’ 
Aquina è fiato necefiìtato a confulta-- 
re gli fcrittori di quafi ogni età, per* 
ciò ha dovuto porre un fommo ftu* 
dio per conciliare- fra- loro teftimo* 

4 nianze 
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nianze d’autori e fpofizioni d’inter¬ 
preti fra di loro difeordi, dilucidare 
i palli ofcuri e dubbrofi, reftituire i 
manchevoli, ammendare gli ferret¬ 
ti . E qui non polliamo non commen¬ 
dare una nobil maflima di letterato 
ingenuo e religiofo, e degna di pro- 
porfi in efemplo a chiunque fi fa a 
fcrivereia si fatte materie d’erudizione 
e di critica. ^Sicubi vero ( egli dice ) 

55 nobis qasedam in fcriptoribus notare, 
3) diffingere, vel re jicere re&a ratio fua- 
35 fit & ftudium veritatis, fiepro virr- 
3> bus adnifi fumus , ut nihil caliginis 
35 eorum nomini offunderemus , quo- 
33 rum diftis nonnihil lucis afpergimus. 
33 Nam quid importunius & ab omni 
33 humanitate remotius , quam ob n»- 
33 vos aliquot & leves macuJas folicita- 
33 re cineres, nec finere ut conquìefcant 
33 eorum manes^ex quorum laboribus nos 
33 impenfe proficimus ; quique doftilTI- 
33 mis vigiliis literarum gloriam & dì- 
ss gnitatem alfertum iverunt. w 

Nella feelta de’vocaboli, che ligni¬ 
fica^ sirmi e macchine fpettanti alla 
milizia, dice d* efierfi non tanto fer- 
vito de gli fcrittori antichi e purga¬ 
ti del Lazio , quanto di que’ della 
media e infima latinità*,, della quale 
(celta eziandio ne rende le fue ragioni 

E per- 
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l perchè le voci di quelli fi fono 
>refe dagl’ idiotifmi del parlare ita- 
iano, francefe, alamanno, e d’altre 
nazioni; quindi il nollro erudito ferit¬ 
ore ha colta l’occafione d’indagarne 
origine delle ftefle voci ; nel che co¬ 

me non è sì tenue la fatica, così la 
gloria non è tenue, nè tenue ilfrut- 
:o che gli fhidiofi ne raccolgono. 

Dà poi le ragioni per le quali non 
iferifee i nomi de’piu illuftri gaerrìe- 

■ i con elogio e commemorazione del- 
e loro azioni ; perchè ciò faccia di¬ 
ariamente nel rammemorare le dei- 
à e gli eroi dell’antichità favaiola ; e 

perchè folamente difeorra in genere 
ie’facri ordini militari . In ultimo 
uogo reca altre fue ragioni della va¬ 

rierà della fua elocuzione , adattan¬ 
dola fempre alla varietà delle cofe 
ia fe trattate , Gioverà per altro a 
chiunque fi dà agli ftud) d’ogni ge¬ 
nere d’erudizione , il leggere quella 
prefazione, in cui chiaramente pale- 
Pa il P. d' Aguino , quanto a lui Ila 
familiare la latina favella piu pura e 
piu erudita. 
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ARTICOLO XV. 

Novelle letterarie d'Italia fino a tutu 
fanno MDCCXXIV. 

§. I. 

Novelle firaniere appartenenti alflta- 
■ lìa. 

VIENNA. 

NOì per ora non sì facilmente 
trovar (apremmo una tragedia 

piu fortunata della Mercpe del Sig. 
March. Maffei : recitata piu volte in 
tutti i piu famofi teatri d’Italia; piu 
volte ancora imprefia nelle città piu 
cofpicue di qua e di là da’monti; u- 
dita , Ietta , e fempre applaudita e 
lodata dalle perfone piu letterate e di 
miglior gitilo ; tal che fembrava che 
nulla piu rimanefle per render pago, 
non che un animo modello qual è 
quello dell’autor fuo, ma anche quel¬ 
lo d’uno quantunque ambiziofo . E 
pure la ftefia è giunta nella gran 
Corte Cefarea a tal fegno di gloria , 
che egli potrebbe dimenticarfi di tut¬ 
te le fue glorie di prima . Il grande 

CAR- 
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• ARLO VI. Imperadore Tempre 
j.ugufto , s’ è invogliato d’ udirla 
i recitare ; fono Rati eletti Cavalieri 
» Dame le principali per nobiltà dì 
ufcita e per vivacità di fpirito che 
is facciano iperfonaggi; bentrevol- 
1: , con Imperiale magnificenza , è 
:ata recitata; e fpettatori Tempre vi 
dettero, e con gradimento e con plau- 
i) Tempre maggiore l'udirono , col 
I.lementiflìmo Monarca, tutta la Ce- 
iirea famiglia, e tutta quella fceltif- 
:ma Corte . La fteffa Maeftà deir 
mperadrice vedova Amalia, Iaqua- 

, dopo la morte del fu Imperado- 
jì Giufeppe, Tuo marito di gloriofif- 
ima e amata memoria , fempremai 
icusò d’intervenire a qualfifia altro 
rvertimento di Corte, volle onorar¬ 
ia la terza recita della Tua prefenza. 
<on tal occafione anche quivi Te nè 
litta una vaga edizione col titolo To¬ 
lto : Merope , tragedia del Marcbefe Sci- 
ione Mafiei , recitata alla preferita 

1 'II* AugufliJJlma Cefarea "Padronanza da 
Mme e da Cavalieri. Vienna d'Auflria-, 
VpréjJo Gio. Pietro Van Ghelen , Jlampa- 
1 re di Corte di Sua Mae/là Cef. e Catt. - 
1724. in 8. pagg. 68. E nel tempo 
■effo, per piu facilitarne lmtelligen- 
1 di quegli fpettatori, a cui è meno 

. • fami- 
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familiare f italiana favella , s'è pub¬ 
blicata per Io Hello impreflore una 
traduzione in lingua alamanna , in 
altro libretto fimilmente in 8. di pagg. 

7*. 

. Così quello noftro Clementiflìmo 
Monarca delle cure graviffime che gli 
dà il vailo governo deìl’lmperio , cerca 
di quando in quando follevarfi con 
oneue ricreazioni di poemi dramma¬ 
tici > facri però od eroici *, perchè nul¬ 
la egli mai ammette di profano a con¬ 
taminare le calle orecchie fue e di fua 
Corte. E però, oltre aque’Ietterati, 
che fcelti dall’ Italia , con ampiflimi 
premj ha invitati al fuo fervigio, da 
altri ancora bene fpeflò riceve sì fat¬ 
ti componimenti, e della Ior rappre- 
fentazione li diverte : quale appunto 
e quello di cui ora diamo notizia : 
II facrificio di Gefte . azione [aera per 
mimica, da cantar fi nell' Auguflijfma cap¬ 
pella della Sacra Cefi, e Catt. Reale Mae- 
jlà di CARLO VI. Imperadore de' Ro¬ 
mani fempre Augufio , l'anno M.DCC. 
XXIV. La poefia e del Sig. Giufeppe 
Salio , Padovano . La mnfica è del Sig. 
Giufeppe Porfile , maefiro di cappella 
giubilato di S. M. Cef. e Catt. In Vien¬ 
na } appreso Gio. Vau. Ghelen ec. in 4. 

PARI- 
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PARIGI. 

, L’opera infigne di Poggio , de Va- 
•.etate fortune, , la cui edizione lungo 
ompo defiderata fu dagli eruditi , 
ra finalmente, per opera del Sig. Ab. 
iovanni Oliva, efee alla pubblica lu- 
?. Quella edizione era primamente 
ata meditata da Lionardo Adami , 
>pra un codice che nella bibbliote- 

*a Ottoboniana fi conferva . Rellò 
iterrotta l’opera per la fua morte bri¬ 
llatura; quando il Sig. Ab. Domeni- 

> Giorgi, che all’ Adami fu forti tu ito 
[eli’uffizio di Bibliotecario dell’Effio 
mperiali, fubintrò alla fatica e alla 
loria. E avendola illuftrata di note 
lolto erudite , la confegnò al Sig. Ab. 
Ulva, il quale metteafi in viaggioper 
t Francia , in compagnia dell’ Effio 
|ii Roano . Quelli però prima di con¬ 
farla alla ftampa, l’ha voluta ar- 
icchire di alcune correzioni conghiet- 
urali porte nel margine, del Sig. de 
1 Monoye , e de’ Sigg. Abati de Boìfsl 
Bocbard, che erto nomina vircs acri 

udicio } & dottrine non vulgaris laude 
onfpicuos. Del merito di quell’opera 
’e n’ha una breve idea nel frontifpi- 
tio ; una piu diffulà fe ne darà altro¬ 
ve , come anche delle cinquantafbtte 
Epiftole dello fteffo autore che vi 

no 
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no fiate aggiunte . Poggii Braccioli- 
ni j Fiorentini , Hifloru de varietale 
fortuna libri quatuor ex mf. codice biblica 
theca Ottcbonian& nunc primum editi Ù 
notis illuflrati a Dominico Georgio , 
Accedunt ejufdem Poggii Epijlola LVlI. 
qua mmquam antea prodierant . Omnia 
a Joanne Oliva Rhodigino vulgata. Lu- 
tetia Pariforum , typis Ant. Urbani Cou- 
telier, 1723. in 4. pagg. 294. 

L’Orlando Innamorato del Co.Mat- 
teo-maria Boiardo, e'1 Furiofo di Lo¬ 
dovico Ariofto , per tacere la Geru- 
falemme di Torquato Tafio, la Sec¬ 
chia rapita d’Alefiandro Tafiòni , e 
altri poemi de’ noftri eccellenti poeti 
Italiani, erano fiati tradotti e Cam¬ 
pati in lingua francefe, quale in ver- 
fo e quale in profa, e quale nell ’una 
e l’altra maniera . Mancava queft’o- 
nore al Rinaldo dell’infigne 'Torquato 
Tp.Jfo, da lui fcritto in fua giovanez¬ 
za, ma per cui egli fi meritò quelle 
pubbliche lodi, che molti nell’età pr o- 
vetta non giungono con le Ior opere 
a confeguire. Ora al Sig. de laRonce 
piacque tanto quefto poema giovani¬ 
le, e fiimò di far cofa al pubblico sì 
grata, che fi pofe all’imprefa di far¬ 
ne una traduzione in profa \ e cornea 
cbè nel titolo della fua traduzione 

affer- 
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iFermi d’averne fol fatta u n’imita zio,- 
ir, nella lettera però che egli al let¬ 
tre indirizza , fe ne protefta in tal 
•”fa •>,?. fe a te fembra ftrano , 
<i’io gli abbia porto in fronte il tito- 
1 d’imitazione , ancorché querta fia 
lia pura traduzione; io ti dirò, che, 
(tre al configlio datomene da’mici 
anici, ebbi timore che il femplice 
t olo di traduzione, non averte potu- 
t fofferire nè il cangiamento che ho 
Érto della dedicazione al Cardinal d’ 
He , porta nel cominciamento dell’ 
laliano , in cui luogo ho foftituito 
lonfig. Duca di Nevers, ficcome an¬ 
ce feci in altro luogo dove fimilmen- 3 fi parla del medefìmo Cardinale *, 

altresì i cambiamenti de’ nomi 
poprj di alcuni illuftri foggetti che 
ireano in Italia in tempo dell’ auto¬ 
mi; e ch’erano eccellenti nella poefia, 
alla pittura, e nella fcoltura, in luo- 
| de’quali mi fembrò piu a propo¬ 
li il metterne de’noftri francefi, de’ 

ì famofi dei noftro fe colo in tali 
irine fcienze : giudicando che i lo- 
nomi non portano che piacer mag- 
rmente agli altri francefi i quali 

egeranno querta iftoria , che non 
f ebbono i nomi di quegli ftranieri i 
^ali non fono qui conofciuti fe non 
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da pochi. “ I Sigg. Francefi può el 
fere che in qualche parte facciai 
buona quella fcufa al Sig de la R.on 
ce ; ma non Tappiamo fe glie la pai 
feranno i nollri, nè gli altri llranie 
ri , e forfè nè anche i piu difcre.l 
letterati della medefima Francia . ] 
titolo del libro li è : Le Aenaud amou 
reux , imi te’ de Vil alien du Seigneur Tot 
quato Taffo . A Paris, cbez, Gabrù 
Amaulry, 1724. in 12. pagg. 513. Tèi: 
za le prefazioni e alcuni compon; 
menti in lode del traduttore, e fenz 
i fommarj di ciafcuno de’XII. cani 
del poema. 

S’è quivi ffampata dal Manette v 
na Differ tardone del Sig. Pierantonìo M 
chelotti , che in Venezia profeffa m< 
dicina con molta fua lode, Iatinamenl 
fcritta in forma di lettera al chiariflìm 
Sig. Bernardo Fcntenelle, Segretario c 
quella Reale accademia delle fcier 
ze, dove s’agita la famofa quiftiom 
fc l’aria che refpiriamo , fciolga 
coaguli il fangue che fcorre pe po 
moni . Quella differtazione e Hat 
fcritta in occafione che l’autore , i 
leggendo le Memorie della lleffa a< 
cademia, dell’anno 1718. ha offerv; 
to che il Sig. Helvetius, il figliuole 
foftiene che l’aria da noi refpirata 1 

nifee 
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nifce ftrettamente le particelle del 
fangue pattante dall’eftremità dell’ar¬ 
teria polmonare nelle radici della ve¬ 
na dello fteffo nome . Siccome il Sig. 
Micbelotti, con forti ragioni anitomi-* 
co-meccaniche, nelfuo loro della Se¬ 
parazione de’liquori nei corpo ani¬ 
male ha confermata l’opinione de’fa- 
mofi medici e filofofi, Borelli, Belli-' 
ni, Guglielmini, e Pitcarnio ; in quel¬ 
lo che concerne la forza della preflion 
dell’aria fopra i polmoni, per ifcior^ 

4 re il fangue fpinto per l’arteria pol¬ 
monare nella vena corrifpondente : 
così lo fteflo , per puro amor della 

teli verità , s’è preio a efaminare gli ar- 
" gomenti del fuddetto Sig. Hdvetins, 

e fa veder che quelli non fono con¬ 
vincenti, e che per confeguenza non 
dimoftrano , che l’aria entrante ne’ 
polmoni condenfi il fangue della ve- 

fcieilna polmonare . Ciò efeguito, fotjto- 
M mette, con modeftia degna di lode, 

al giudicio del Signor 3ontèndle e di 
tutti quegli Accademici le fue ra- 

Mgioni. 
OXF'ORT?1^ 

Se alcun dopo gli antichi, epnnci- 
palmente dopo Virgilio, ha o'còupa- 

ore ) 
ah 
offer 

ijliuoqto il primo pofto nella poefia latina, 
[3 egli fi è Marco-girolamo Vida, o noia 

M Tomo XXXVI. O ce 
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c’è ancor niuno, per fentenza de’letr 
teratì migliori sì italiani che ftranier 
ri. Fra gli altri ultimamente quella 
verità conobbe il Sig Tommajo Tri- 
/Iranì , 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 Vida: , Cre- 
movenfis , Alb& Epìfccpi, poematum qu& 
band piane disjunxit a fabula, pars pri¬ 
ma , continens de Arte poetica libros tresf 
Bucolica , & Epi/lolam ad Jcatmem Mat- 
tbeum Gibertum . Edidit Tomas Tri- 
ftram , A. M. Coll. Pemb. Oxon. So- 
eius. Oxonii, e typograpbeo Clarendcnìa- 
no , 1722. pagg. 14?. fenza i prolego¬ 
meni , ne’quali, fra l’altre cofe, fi 
danno dall'editore molte notizie fpet* 
tanti alla vita e agli fcritti di quello 
chiaj-ilfimo Prelato . A carte 109. il 
Sig. Trìjlram 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- 
tilpizio fi può comprendere. Marci 
Hieronimi Vide ec. pars altera,cotitin,ens ^ 
Bomhyom libros duosy Scaccbiam ludum, 

& car- 
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O carmina dìverfi generis . Egli è di 
pagg il6. e anch’effo è corredatoli- 
milmente di annotazioni dello fteffo 
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, dì Lion X. e d'altre 
perfone infigni per dignità e per let, 
teratura. 

HAMBUBGO. 
Leonardi Bruni, Aretini, Epi/lola- 

rum libri Vili, pr&mìjfa Poggd Fiorenti¬ 
ni Oratione, rccu/i , curante Jo. Alber¬ 
to Fabricio , D. & Prof. Pubi. Ham- 
burgi, apud Tbeod. Qrìjlopb. 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 Lìonardo. 
L’orazione di Poggio fi è quella che 
egli fece e recitò nella morte dell’A¬ 
retino in Firenze Tanno 1445. pubbli¬ 
cata da Stefano Baluzio nel III. tomo 
de’fuoi Mifcellanei acar. 248. e dipoi 
da Piero VanderAa fu inferita nel 

{ioni tomo Vili, del Teforo dell'Antichità 
Ìird e Iftorie d’Italia, dietroalTIfforiafio¬ 
rii! rentina dello fieno Poggio . A quella 

orazione fuccede la vita di Lìonardo, 
cui 1 O 2 fcrit- 
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fcritta dal P. Giulio Negri, della Còni- 
pagnia di Gefu , e inferita nella fua 
Storia degli fcrittori fiorentini a car- 
352; e illuftrata dal Sig. Fabbrivio con 
alcune annotazioni ; dove però e fio 
ben poteva correggere piu d’uno sba¬ 
glio del Padre fuddetto . Ma ciò in 
altro articolo meriterà forfè confide- 
razione piu efatta. 

Nè in ciò follmente dovrebbe da 
noi farli lodevol ricordanza del Sig. 
Cìovannalberto Fabbrivio , del cui no¬ 
me fon fregiati i frontifpizj di tanti 
libri, tutti ricchi di rara copiofifiìma 
erudizione, che tutti infieme formate 
potrebbero una non S picciola e mol¬ 
to (celta libreria , Fra gli altri, mò- 
ftrano principalmente , quanto egli 
Fi& verfato nella lettura di qualunque 
sì latino che greco (jbrittore, e conte 
paflàte fieno per le fue mani e con , 
■fiudio particolare ftudiate prefiochè | 
tutte le piu antiche e le piu filmate j 
imprefllòni de’medefiriii , le lor ver- t 
fieni in qualunque lingua , e gli au- c 
tori che o con lunghi contentar; , ol f! 
Con brevi annotazioni , o con lezio- $ 
Iti varie le hanno illufirate ; móftra- k 
no ciò, torniamo a dire1, le fue Ce- 
lebratiflrme Bibliottcbè j latina e gr£J ci 
m \' die in piu volumi divife vanno 1.: 

ufcen- ' 
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ufcendo alla giornata, con benefìcio 
ringoiare degli lludiofi dell’una eTaf- 
] tra. fa veliaNe’dodici volumi fpe- 
cialmente della Biblioteca, greca fi 
così di frequente ' menzione di mólti 
letterati della noftra Italia, e <:on ta¬ 
li encomi, e talvolta eziandio fi pub¬ 
blica di effi qualche opufculo o ine¬ 
dito o divenuto rarìfiimo , che non 
cóntraveniamo affatto al noftro itti-' 
tufo col parlare in quello luogo , d,’ 
opera sì accreditata . Tuttavia noi ci 
fermeremo in riferire il folo dodicefi- 
trio volume , publicato al fòli to, ; in 
4. Hamburgi , fumtu 'Theodori Cbrifìòr 
phorì Felginerì , .1724. non tanto per-' 
le ragioni addotte , quanto per efier 
quello intitolato ad uno depii^chia¬ 
ri lumi'della nollra Italia , ; ciòè’ al 
$ig. March. Scipione Maffeì. Lodala 
quivi il Sig. Fabbrizìo dalla.Tua móL 
ta letteratura , e diliintamente dallo, 
ftudio dell’erudizione greca, e dall’a¬ 
more con , cui abbraccia gli iludiofi 
della medefima . Nimirum.. ut omnem 
profuturam ac liberalem dottrinarti amai 
& colis ornafque ìmpenfijjime ,. fic appari¬ 
rne duceris grtcarum litterarum Jluàio , 
acque diligU illarum fludiofos ,. ipfeque 
adyta earwident ac recejfus perfcrHiatus , 
vrtelarti intimìorti periti* promulgati 

... Q. 3 fi ':.; 
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fpxcimìnibus , Unge plura etiam & am¬ 
plio™ pclliceris , quibus gracx eruditìonis 
latifmdia. beneficio tuo amplìus profcran- 
tur & explicentur . Quinci dalie lodi 
particolari del Sig. March. Maffei paf- 
fa il ^Sig. Fabbrizio alle univerfali di 
tutta ritalia, come quella che diede 
ricovero a’Greci, dopo la defolazion 
tagrimevofe della loro patria. Comin- 
tiofli da quel tempo a coltivare ir» 
quella provincia le lettere greche, fer¬ 
vendo ella in ciò d’efempio alle nazio^ 
ttidlraniere. Qui fi confervaron nelle 
pubbliche e private biblioteche < co¬ 
dici piu infigni della greca erudizio¬ 
ne ; qui fi pubblicaron per la prima 
volta per mezzo della ilampa; qui e 
nel latino e nel volgare linguaggio fi 
traslatarono, e illuflraronfi di conien¬ 
ti e di note . Non cimentaronfi alla 
ftefla lode fa! tre nazioni, fenonqua- 

.un fecolo dappoiché qui rinacque 
Ig. greca letteratura : e giudicarono a 
fegloriofo, fe non il vincere, aJmen 
dimoilrarfi 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 viventi, quali 
fono i Sigg. Salvini, Muratori, e Luc- 

. ? . chefi- 
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chefini ; e finalmente con diftinzione 
il Sig. March. Maffei, a cui dà il ti¬ 
tolo d’eruditismo e di perfona che 
da per tutto fpande il luo gran lu¬ 
me. 

I E N A. • 
Tuttoché gli fcrittori che nella fè- 

guente raccolta fon comprefi , 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 filofofia degli antichi Ro¬ 
mani giurifconfulti . De feElis & pbi- 
lofopbìa Jurifconfultorum-fipufcula. 1. Chri- 
ftiani Ottonis a Boeckelen de diver- 
fis familiis vett. lEìorum , & de oratio- 
nibus Principiavi. Queft’opufculo fu la 
prima volta impreffo in Leida nel 
1678. IL Jo. Phiiippi Slevogtii pro¬ 
gramma de pbiicfopbia Papiniani: la pri¬ 
ma volta imprefla in Iena nel 1681. 
III. Jufii Henningii program¬ 
ma de pbiicfopbia Iclor. Stoica : la cui 
prima edizione fu fatta in Hala nel 
1701. IV. Everhardi O&onis Oratio I. 
de Stoica vett. Iflor. pbiicfopbia. V. B- 
jufdem oratio IL de vera, non fìmulata 
jurifprudentia ; pubblicate Luna e l’al¬ 
tra in Amfterdam nel 1723. VI. Cor- 
nelii Van Eck oratio de religione & 

O 4 pie* 
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vietate veterani Jurifconfultcrum \ già da¬ 
ta al pubblico in Àjmfterdam nel 1717. 
VII. Jo. Samuelis Heving Difertatio de 
Stoica vett. Romana. jurifprudcntia ; 
ilampata già in Sedino nel 1719. 11 
raccoglitore di quelli dotti opufcoli 
fi ha dalle feguenti parole del fron- 
tifpizio del libro : CoUcgit, recogncvit, 
& lrafaticne de ehgiis Iptcrr.m Rem, 
cc progr. de difputaticne feri auxit Got- 
tlieb Slevogtius , D. Com. Pai. Cef. 
Cur. Prcv. Due. Sax. Adv. Ord. iternque 
Adv. Dieci. Sax. Jur. Iene, fumtibus vi- 
due Meyeriane, 1724.1*08. pagg. 456. 
fenza la prefazione e l’indice genera¬ 
le dell’opera. , 

BRUNSUIC. 
D. Simonis Friderici Hahnii , bi/la- 

riarum in accademia Julia Profejforis pu¬ 
bici or dinarii , colle Elio movumentonm 
veterum & recentìum ineditorum, ad co- 
dici.m /idem re/iitti*cium , fcleltiorum & 
rariorum , dìpUmatum nanfe, ftgillcrum, 
litterarum ^ chronìcorum, aliorumque in- 
fignium fcr ip forum antiquitates , geogra- 
phiam 3 hifloriam cmnem , ac ncbilìores 
juris parte s band medica iter, illufran- 
tium . Tomus 1. Brunfuige , ex officina 
Frid. Wilh. Meyeri, 1724. in 8. pagg. 
1048. fenza la prefazione., Siccome in 
qìfella pregevole collezione yi hamol- 

^ : te 
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te opere fcritte da'letterali Italiani, 
e molti doculnenti Fpetìfanti allecofe 
d’Italia ; così non era da tacerfi da 

f noi . Balli l’accennare per ora, efièr- 
vi le foglienti: I. Aegidius Romànus 
( quelli fu della gran cafa Colonna ) 
de re militari veterum. II. X BulU Pohr 
tificum. III. X. diplomata Impp. R.egurny 
Prirìcipim, aliarim illu/lrium virorum ; 
parecchi de’quali fono Italiani . IV» 
Thomar, R.oman£ Ecclefi'z Presb. Car¬ 
dinali* , Diftator, cpijlolas multas com¬ 
pie Hens . V. Aeneae Sylvii Hi/loria amo- 
rum Euriaìi & LucretU, feu arcana nat- 
ratio illorum , qiu Cafpari Schlickio 

1 Seni* asciderunt , traslatata in lingua 
alamanna . Il détto Gafpero Scblicky la 
cui nobil famiglia in oggi ancora fuf* 
fille con molto luftro in Boemmia , 

clfu Cancelliere e Conligliere intimo di 
ì piu Imperadori , e nacque di Arrigo 

Scblicli, Conte, di Lafon , e di Cojlan- 
za , unica figliuola di Rolando Conte 
di Celiato e. Sdii Salvatore: di che Fa 
ricordanza Io Itefld Enea Silvio ], che 
fu Pio IL irt una delìè fùe Epiftoli*. 
Di quello e d’altro li tratlefà a luò¬ 
go piu opportuno./ 

:: N h a y ;a. 
ì II Sig. Marco Mfi/VXpubblicò , fffi 

dall’anno 1717. la Deferiziòne del 
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regno di Napoli e di Calabria, illu¬ 
strata con CCXCIII. medaglie , a 
ciafcuna delle quali aggiunfe una bre¬ 
ve dichiarazione . Fu ricevuta dagli 
antiquari e dagli eruditi con patti- 
coiai* gradimento queft’opera, talché 
in sì pochi anni ella divenne affai ra¬ 
ra e affai ricercata : il che Io fece rì- 
folvere a farne una feconda edizio¬ 
ne ^ la quale egli è molto verifimìle, 
che in brieve fìa per effere di mag¬ 
gior rarità che la precedente , non 
tanto per Io fcarfd numero degli e- 
femplari che fe ne fono ftampatì * 
quanto per effer quella accrefciuta 
di XC. altre medaglie, che nella pri¬ 
ma fi defìderavana. Il titolo del ope¬ 
ra è il Tegnente : II regno tèi Napoli e 
di Calabria deferitto con medaglie ; «r- 
tkhito duna deferittiòne compendiosa di 
yupl famofo regno ; ed iliufirato £ ma 
dkbìarat&ye inforna aJUc fue medaglie , 
da Marco Majer \ e rijìampato con l* 
aegiuufardi^ nonanta medaglie , arrichita 
delle loro Ài£gc+ionìy ed ma notizia me- 
teologica d/lle deità ritratte in quejle 

. medaglie:'antiche * Nella Haya, appreffa 
Chrifitano di Lomy. 17 2in fogl. La 
delcrizione del Regno e delle meda¬ 
glie di Napoli , che coftituifee la I. 
fatte di qtteft’ opera x è di p*gg. 5$. 

oltre 
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oltre a XV. tavole in rame; e quella 
della Calabria , con la fpiegazione 
delle medaglie di efla, che formala 
II. parte, è di pagg. 50. oltre a XIX- 
tavole in rame . Nel principio v’ha 
un breve avvifo a’lettori, e una no¬ 
tizia meteologica (così la dice fautore, 
in luogo di mitologica : ma da un 
foreftiero non può fperarfi tutta la 
pulitezza della lìngua italiana ) delle 
deità ritratte in quelle medaglie an¬ 
tiche . 

Con quella occalione non lavere¬ 
mo di avvertire i leggitori , che a! 
Sig. Majer liam tenuti della terza edi¬ 
zione della Sicilia di Filippo Paruta , 
defcritta con medaglie , la quale lì la 

i di qual pregio lì fofle e di qual rari¬ 
tà . La prima impreffione fu fatta in 

1 Palermo nel 1612. in fogl. Nella ftef- 
: fa forma, e con la giunta conlìdera- 

bile di quattrocento medaglie, fatta 
da Lionarào Ago/lini, ufcì ella inRo- 

3 ma la feconda volta nel 1649. I ra¬ 
mi poi di quell’opera , eh’erano in 

; mano degli eredi dell’ Agoflinì, eflèn- 
' do in potere del Sig. Majer ; ciò Io - 
1 fece rìfolvere a farne in Lione una 
| terza edizione, alla quale pofe il ie- 
‘ guente titolo, da cui lì viene a cono». 
» Vere ciò che egli v’aggiunfe di fuo: 

0 6 La 
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La Sicilia di Filippo Paruta , deferii- 
fa. con .medaglie ,e riflampata ceni aggiun¬ 
ta da Leonardo Agoifìini: bora in mi¬ 
glior ordine difpcfla da Marco Majer : 
arrichita d' una deferiti ione compendio fa 
di quella famofa ifola % & ìUuflrata d'ie¬ 
na/accinta dichiaratione non piu flampa - 
ta intorno alle fue medagliecon Laggiujp- 
fa della cronologìa accomodata alta fudet- 
ta hìjlorìa . In Lione , apprejfo Marco 
'Majer , en Bellecour , 1697. in fogl. 
te Memorie Trevocane dell’anno 17 0£» 
a car. 1640. e dell’anno 1713. a car- 
1290. fìccome ricaviamo dal Sig' Gìo- 
vannalberto F'abbrìzio a cari 65. della 
Biblioteca inimmaria del P. D. Anfelmo 
Banduri , fatta riftampare da lui eoa 
•file dotte annotazioni nel I7i9vin 4. 
ci datino fperanza, che un. giorno ab¬ 
biali a vedere una quarta imprefiio- 
ne della SzHJ/àaTel Parata , piu copio- 
fa e miglior'deIle precedenti, per o- 
pera di Giovanmaria Amati del cut 
inerito fi ragiona nelle fopràddette M?- 
'Mòrte Trevo fatane * ' 

L 'E I D AL ; 
c. Valerio placco Setino Balbo,che che 

né ' dicano in contràrio a favor di 
Sezza.,. città antica del Lazio, alcu¬ 
ni moiqèrnifenza la teftimonianza 
*però (tT^fittóre antico^ che n’appog- 

W ié è * . «• •" ' ‘ ’ ' *• ’ * ' * ■* *• * 

, i.y & 
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i il parere, fu Padovano ; e’n piu d’ 
n luogo chiaramente lo dice Marzia- 

, ne’cui tempi egli ville , e forfè 
,nche morì, fottol’imperio diDomì- 
iano. Il fuo bel poema ddl’Argomu^ 
'ca , divifo in piu libri, de"qualipe- 

iò non ce ne fon rimalti che otto , è 
no di que’molti che ritrovati furon 
al vecchio Poggio ; e dopo 1 edizione 
Ile ne fu fatta in Bologna nel 1474. 
|i fogl. di cui non c’è noto che altra 
e n’abbia piu vecchia , fu molte e 
niolte volte in piu luoghi e in varie 
arme riftampato, e corredato d’an- 

i orazioni e di comentarj da uomini 
iottilfimi, ì quali qui farebbe fuordi 
aogo il voler riferire. Ma con veri- 
à può ben dirli, che h pili bella , 
a piu copiofa , e la piu compiuta 
dizione di putte l’altre di quello 
)oema, Ha quella che ora n abbiamo 
per le cure feconde del celebre Sig. 

ilìyiero Rurmanno, il cui titolo è quello: 
2. Valerli; Fiacri Setinì Balbi Arvonan- 
icón libri o£te> , cum notis integri*..Ln- 

■ loviciCarrionisj Laurentii Balbi Lilien- 
ts , Juftf Xiiizer litigi , Cbrìjlephori 
£i y .(Aerar di Vojfù & Nicolai Heinfii,. Ct 
cletfis Àtghl\i Maferii, Joa finis Baptì- 
itse Pii ( que iti fu Bpìoguefe } , Joaii- 
ius Wdtxii, & alivrum , curante Petto 
• f - ' • ‘ * * Bar- 

~ X 
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Burmanno, qui & fuas adnotationes ad- 
jccit . Leids , apud Samuelem Lucbt- 
mans, 1724. in 4. pagg 760. fenzale 
prefazioni, e fenza i due indici pofti 
nel fine, I’itno delle voci e delle ma¬ 
niere di dire del poeta, e Taltro del¬ 
le cofe e delle parole dichiarate nelfe 
annotazioni ; oltre ad un terzo indi¬ 
ce degli autori in effe annotazioni il- 
luftrati c ammendati. Le prefazioni 
confiftono i.in una dedicazione fatta 
dal Sig. Burmanno al Sig. Giovanni 
Brydges , Marchefè 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 dimoffra, ehzi Padova e non 
Sezza fu la patria di C. Valerio Biac¬ 
co] n fa conoscere tutte , o almeno 
le piu rinomate edizioni del fuopoe- 
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 j 
da Fiacco, da Appollonio Rodio , e | 
da altri. 3. Sieguono le prefazioni e ; 
le dedicazioni delle precedenti rìffam- , 
ne: 4. finalmente le teffìmonianze da- | 
te da diverti fopra queffp poeta. Non j 
dee lafciarfì di dire, che come l'otta- j 
vo libro del poema c* è pervenuto 

man- 
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ìancante nel fine*, così parve bene a 
'iovambati/la Pio , letterato di grido 
el fine del XV. fecolo, e nel comin- 
iar delfeguente, difupplirne ildifet- 
) in verfi eroici, fu la (corta d'Appollo- 
10 /iodio, che in greco trattò Io (ledo 
rgomento,e di continuarne con la ftef- 
1 guida il lavoro in due altri libri ; 
tutto quello fi trova nella predente 

dizione ; dove pure è (lata inferita 
l traduzione, fatta in verdi edametri 
Ltini da Leodrifio Crivelli , gentiluo¬ 
mo Milanefè, del picciol poema gre- 
m dopra la (leda impreda degli Ar- 
onauti , che Tuoi portare in frónte i! 
ome d'Orfeo . 

LONDRA. 
Abbiamo a car. 385. del to. XXX 
I.par. 2. rammemorata la prima er 

lizione , fatta in Firenze del 1721. 
• al Sig. March. Scipione Maffci, delle 
1 omplejfioni di Caffi-odor io o Caffiodoro 
•be vogliam dirlo, Copra l’Epiftolee 
ili Atti degli A poli oli, e l’Apocalif- 
!, tratte per la prima volta da un 
litichiamo codice membranaceo , 
iìftente in Verona predo i Canonici 
11 quella cattedrale. Opera sì nobile 
• d’autor cotanto infigne non potea 
;on efler ricevuta dal pubblico con 
nomo gradimento e applaufo ; Iaom 
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de non è da maravigliarli che l’anno 
appretto fune ftata fatta in Londra 
una feconda attai pulita impresone, 
col titolo da quel dell’altra poco di- 
verfo : Gattiodorii Senatoris Complexio- 
ties in Epiflolas , Affa Apoflolorum, & 
Apocalypfm 5 e vetuftiflìmis Canonicorum 
Vercmnfiùm membranis nuper erutx. Edì- 
tio altera , ad Florentìnam nuper exprej* 
fa, opera & cura Samuelis Chandleri. 
Fondini, typis Samuelis Palmer, 1722. 
in 8. pagg. 26 4. fenza le prefazioni dì 
pagg. Ixviii. Chiaro fcorge ognuno in 
primo luogo , che ad arte fono ftate 
levate dal frontifpizio di quetta fecon¬ 
da itypreffione le parole portevi nella 
prima, dal Sig. March. Maffei, ove 
faviamente accenna, che con l’auto- 
rità di queft’opera di Cafliodcro refta 
comprovata l’antica lettura del tanto 
contrartato patto della I. Epirtola dì 
S. Giovanni intorno a’Tre Tejlimonj 
cele/li . Ma di ciò fafciando per ora 
d’inveftigare e d efaminar la ragione, 
£ afferemo a dire , che l’edizion di 

-ondra è fatta fedelmente da capo 
a piedi fui modello di quella di Fi¬ 
renze, con quertafola divertita, che 
le annotazioni d§il Sig. Maffei collo¬ 
cate nella fua dietro ’l terto di Caf- 
fodoro, il Sig. Chandlcro rtimò che fott 

s: e.r • fe. 
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i per effere piu acconcio e piu corao- 
o a’ieggitori, dì andarle diftribuen- 
o a luoghi opportuni fiotto il mede- 
ino tetto . Non vi fono fiate omefi- 
i , nè la dedicazione al regnante 
iran-duca di Tofcana , nè le due 
refazioni del Sig. Mnffei , nè la fiua 
ttera al Sig. Dott. Niccolò Coleri in 

ine del libro , dove pure fi trovano 
i licenze de’revifori Fiorentini. Ciò 
•nè del fuo vi aggiunfe il Sig. Cban- 
dm>, fi è una nuova fiua prefazione, 
j. filiale ci dà a conofcere , quanto 
gli fia fuor di firada in materia di 
.eligione, e quanto ei vada inganna¬ 
li . A lui non par di vedere nel teflo di 

1 ajfiodoro la dottrina cattolica che chia- 
nmente v’è efpreffa intorno ad alal¬ 
ie verità manifefte: anzi affaticali di 
;:oprirvene per entro a fuo favore un* 
iltra tutta contraria, che nè fu mai 
iella Chiefa, nè della credenza dello 
.rittore. Nie^a ciò ehtCaJJìodoro di- 
e, e a lui attribuire ciò che non di- 
e ; e vuole che quelli gli lìa favore- 
ole, e per quello che ha detto e per 
uello che non ha detto . Miferabile 
ecità, e ridicola pretenfione! None 
sui luogo d’entrare nella difculfion 
^articolare de’ dogmi e de’ fatti con- 

!l jroverfiy ma cirilerbiam difarlo, «oc- 
.cqrr 
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correndo, a tempo piu opportuno, e 
in articolo efpreflo. 

Ya quivi il Sig. Pier aritmie Aollì 
ftabilendo que’ letterati negli ftndj 
dell' italiana favella , col pubblicarvi 
tuttavia opere deTuoi piu accredita¬ 
ti fcrittori . AI primo volume delle 
Rime piacevoli del Perni 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 : Il fecondo libro delle 
opere Burlefche di M. Francefco Ber- 
ni, del Molza, di M. Bino, di M. Lu¬ 
dovico Martelli, di Mattio Franzefi, 
e di altri autori , con aggiunta in fine del 
Simpqfh, del Magnifico Lorenzo de'Me¬ 
dici . Londra , per Giovanni Pickard , 
1724. in 8. pagg. 433. fenza la dedi¬ 
catoria dell’editore al Sig. Gualtiero 
Plumer. Appreso il teflo vengon al¬ 
quante annotazioni ufeite dalle ftelTe Vienne che quelle del primo volume. 

1 Simpc/io di Lorenz,o dey Medici è lo 
ftefio componimento piacevole , che 
co’Sonetti del Burchiello e d’altri poe¬ 
ti di quella fcuola , nel is68. in Fi¬ 
renze fu pubblicato la prima volta 
dal Lafca, e l’intitolò i Beoni. 

A quelle Rime fe il Sig. Rolli prc 
cedere altra piacevole operetta . Di 

•Seno- 
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Jcnofonte Efefio, degli Amori di Abro~ 
omee d'Anthia libri V. tradotti da A.M. 
ìalvini. Londra, perGiovanni Pickard, 
723. in 12. pagg. 107. fenza la de- 
lica dell’editore al Sig. Enrico Dave- 
ìant; e fenza la prefazione, dove il 
raduttore così fui bel principio dà 
ìotizia del luogo dove ferbafi que- 
to leggiadro avanzo dett'antichità gre- 
:a erudita. „ Senofonte Efefio, legato 5> 
;on altri manoferitti , cioè di Achil- 
e Tazio degli Amori di Clitofontee 
li Leucippe, de’ Paflorali di Longo, n 
lampati greci la prima volta in Fi- „ 
ertze V' di Cantone Afrodifeo degli A- J5 

j nori di Cherea e diCalIiroe, non per ,, 
nco, ch’io fappia, /rampati; e con 

b Favole d’Efopo, diverfe in parte, 
j li frafe, dalle frampate : quello Se- 
f ofonte, dico , in minutiffimi sì , ma 
I cn dintornati caratteri, per l’antrchi- 

à gialli e rugginolì, fcritto, in for- 
na quadra , lo chè è pur fegno- d’ 
ntichità, lì ritrova nella libreria de* ” 
lotti monaci della celebre badia di 5 

Firenze ec. u Siegue poi Io flelTo a. 
:|lar varie notizie di quello greco fcrit- 
ih ore e dell opere fue. Sperafi che dal 

aedelìmo traduttore, gran maeltro di 
ngua greca, fiali per dare in brie- 

5 e una verfion latina di quello vago, 
opu- 

5» 

)> 

jj 

j> 

y» 
3> 

» 



g;2 Gjorn. de* Letterati 
opufcolo , meffa, a. Iato del te Ito gre¬ 
co in cui è flato fcritto. E quell’o- 
pufeolo 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 teltimo- 
nianza Gisberto C u pero in una lette¬ 
ra da lui fcritta a Zaccaria Goezio, 
e inferita a car. 20. del libro intito¬ 
lato Celcberrimorum virorum epifloU de 
re numìfmatica ad M. 7-,acbariam Goe- 
%ium, llampato in Wittemberga, ap- 
preffo la vedova Meifeliana, 1716. in 
8. dóve parlando dell’origine de’ro¬ 
manzi , aggiugne : Quin imo /tonifico , 
me id agere per amicos, quos Rama ha- 
beo qmplìjjim& & rcverendijfimt dignità- 
tir , ut Xenophontis Ephefiaca typis 
defcribantur , qu£ in bibliotheca qua- 
dam Florentias fervori certior fattks 
fum : [pero, me tam felicem fore , ut ih 
la impetrem. A quell opufcolo s’è ac¬ 
coppiata , con diverfo frontifpizio , 
fenza efprirnerne il nome dell’autore, 
certa Cicalata , [opra.una certa curiofa 
flatuetta antica di bronco;o fia ragionameli 
to faceto d'incomparabile amenità e di pia- 
ccvolijf ma erudizione;ed è altre pagg.29. 

... a " Dice- v 
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Dicefi che per opera del medefi¬ 

no editore fila per ufcire in brieve 
a* medefimi torchi una nuova edi- 
ione del Decameron di Giovanni Boc- 
accio, con aggiunta d’alcune fuedn- 
lotazioni fovra Io fletto in materia di 
ritica. '* • 

. : £. 2. ; 

Novelle letterarie d'Italia: 

DI BOLOGNA. V 
I , • 

II Sig. Giufeppc-ferdinando Guglielmi* 
i, lodevolmente infittente fu le vefti- 
ie gloriofe di Domenico fuo padre di 
idebre memoria , è ttato di frefeo 
romoflb ad una cattedra dimedici- 

U e di notomia in quefta univerfità , 
ove dopo aver dito un bel faggio 
\\ fuo talento con la feguente prolu¬ 
de, la confegnò dipoi anche alla 
ìampa con quefto titolo : Jofephi Fer,-» 
inandi Guglielmini, pbilofophi & nìé- 
’ci Bononienfis , in patrio gymnafto me- 
cine, & anatomes Profejforis, conamen 

d metbodum de retto mòrbo forum cada- 
vrum judicìo ferendo. Prelettio ad ana- 
\men. Bononie excudekat Lelius a Val* 

1724. in 4. pagg. 30. 
In 
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In 4. parimenti, Io ftefs’anno, per J 

Giovambatilla Bianchi, di pagg. 20. : 

è fiata impreffa un’Orazione latina, 
con cui il Sig. Alcffanàro Machiavelli, 1 
Profeffore pubblico di giurifpr-udenzi, 
cfpofe l’univerfal allegrezza di quella 
città, e Tua particolare ancora, nell’ 
efaltazione di N.S. Benedetto XIII. al 
fommo Ponteficato di fanta Chiefa. 

Quelli nobili convittori dell’Acca* 
demia del Porto dottamente diver¬ 
tendoli nelle ferie carnovalefche dell* 
anno 1724. con pieno concorfo eap- 
plaufo recitarono una tragedia, che 
poi flampata per Lelio della Volpe 
Tanno Iteflb, porta Tappreffo frontifpi- 
zio : Radamijlo e Jjenobia, tragedia del 
Sig. di Crebillon , portata dal verfo 
francefe nell’ italiano, ed all* Eminentifr. 
Principe il Sig. Cordinàle Eommafo Ruf¬ 
fo , Legato a latere di Bologna, dedica¬ 
ta da D. Carlo Innocenzìo 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 carnovali 
delibino M.DCC.XXIV. Il libretto è 
in 8. di pagg. 95. comprefa la dedi¬ 
catoria del traduttore in veri! fciolti. 

Altra tragedia francefe da altra per- 
fona religiofa traslatata > che però 

- fotto 
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òtto nome finto ha voluto rimanerli 
cculta , è fiata l’anno ftefio e in 
orma limile imprefla perCoftantino 
fifarri, ed è la Morte di Cefare, tra- 
•dia di Mademoifelle Barbier, tradot- 
x dal francefe in ver fi italiani per Giil- 

Jeppe Mauro. Il libretto è pagg. 93. 
’1 traduttore con lettera in verli 

ciolti lo dedica alla Sig. March. Eleo- 
tora Bentivoglio Albergati. 
Di opera affai commendabile e dì 

rande utilità, la quale fi va impri¬ 
mendo, e qui e altrove s’è efpofto 
1 pubblico il frontifpizio , che dia¬ 
lo noi per ora , riferbandoci a Tuo 
ìogo di darne dell’opera fteffa piu 
iftinta notizia. Novijfimc Epbemeri- 
•s motuum cxlefiium, e Cajfinianis ta- 

Iulie ad meridianum BononU fupputatz 
li Eufiachio Manfredio, Bononienfis 
i kntiarum Infiituti Afironomo , & So- 
<;is, ad ufum Infiituti. ex anno MDCC 
\ XVI. in annum MDCCL. Inbac prt- 
i'dentium ejufdem aulloris Ephemcridum 
ontinmtione motus planetarum , ad ex- 
ifles objervationes in Regio Parifienfi 
vfervatorio atque alibi novijfime babitas, 

< calti emendarique funt. Tomi duo, in 
fragno, cum figuri! tneis. Bononìt , 

pmptibus Joannis Ambrofiì Argelati , 
725. 

DI 
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DI BRESCIA. 

' II Sig. Francesco Roncalli, già noi 
per Io Tuo ingegnofo trattato dì I 
var lecaruncule dall’ùrètra e riapi 
re il canale dell orina ool Tuo nuove 
flefiìbile e arrendevole ordigno, ci l 
ora godere daltr’opera del fuo me 
to ftudro e talento. De aquis Brixic 
nìs, curri difquìfitione tbeorematum fp 
itantium ad acìdularum potum & traiij 
tum in corpore animali, examen cbym 
co-medicum , auHòre Francifco Ronca 
lo . Brixu, ex typograpbia Joannis M 
ru Ricciardi, 1724. in 4. gr. pag 
172. fenza la dedicatoria a’ Sìgg. Ab; 
te j Avvocato , Deputati , e Sind 
chi di quefta città ; e fenza 1* indie 
delle materie. 

A quefta sè accoppiata altr’opei 
delio Iteflò autore, di limile argome 
to. Francifci Roncalli, pbilofopbi 
medici Brìxiani , de aquis mineralib 
Coldonì ad oppidum Leuci in agro M 
dìolanenfi , dijfertatio pbyfico-chymico-rt, 
dica. Brixu ec. pagg. 62. fenza la d 
dicatoria a D. Clelia Grillo-Borrome 
e l’indice delle cofe notabili. Di quar 
utile fieno quelli due trattati, e qua 
la lode fi meriti il lora autore, ci 
fcheduno chiaramente il può cor 
prenderei mentre'fanno palefile v 

tu 
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tu dell’acrile termali della Tua patria 
e circonvicine , dalle quali giovamen¬ 
to incredibile alla falute umana fé ne 
ricava; e però da' noftri antichi me¬ 
ritamente furon chiamate Deorum mi* 
nus, come quelle per cui tanti mali 
fi curano, a’ quali altri rimedi riu- 
fcire fogliono inutili. 

Lo Hello autore ha fimilmente pub¬ 
blicata una fua cura felicemente riufci- 
tagli in cert’uomo travagliato da mol- 

i 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 
l De vìtìis uretra. Quella iftoriamedi- 
:j co-chirurgica è in forma di lettera , 

e non porta altro titolo che’lfeguen- 
S te : lihijlrifs, ac Sapientifs. V. Antonio 
n Valiifnerio, in Patavino arcbilyceo pri- 
t maria medicina Prof e fori, acS.C. & O. 
a M. Archiatra , Francifcus Roncallus 
fc- S. P. Fila è Rampata in Brefcia l’an- 
» no fieffio 1724. in 8. pagg. 16. 
le. v DI CESENA, 
eli S’è qui fatta una riftampa dell’ope- 
ntj ra che lìegue : Dell Eloquenza Italiana , 
Uli ragionamento dì Giulio Fontanini, //<?- 
;il| fo in una lettera allIlluflrifs. Sìg, Mar- 
un* eh. Giangìufeppc Orfi ; aggiuntevi un ca- 
vir-i talcgo delle opere più. eccellenti j che ih- 

Tomo XXXVl. P tor- 
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torno alle principali arti e facoltà fonò 
fiate ferine in lingua italiana . E , per 
accrefcere il volume, e per vantag¬ 
giarli nella vendita , fi fono uniti in 
quefia feconda impresone la Biblioteca 
ecclefwfiica del P. Mabillon , e gli feri¬ 
tori piu infigni della fioria d'Italia. In 
Cefena, per Giufeppe G ber or di , 1724. 

- in 4. Nella prima faccia del libro s’ 
ha un breve avvifo delfimprefiore, 1 
in cui afferma d’eflere fiato indotto a 1 
riftampar l’opera di Monf Fontanili, ( 
dal molto pregio in cui ella èuniver- Il 
Talmente tenuta, e dalla fomma fua p 
rarità . Vi ha fatto poi quella fua j< 
giunta, per compiacere algenio dellagio- 1 
venti), fi uà io fa, che brama efjere informa¬ 
ta de’ buoni autori che hanno fcritto ezian- i 
dio in altre lìngue , e di diverfe materie. a 
Tre fon le parti , come ciafcun ve¬ 
de, di quefio volume, il quale non 
ha altro di nuovo, fe non l’accozza- f 
mento. La prima è pagg. 151. e con- c 
fifte nell’opera dell’ autor principale ; r 
la feconda è pagg. 116. e contiene la r 
Biblioteca ecclefiafiica del P. Mabil- \ 
lon , prefa dal fuo trattato degli fiudj ri 
monafiici ', la terza, eh’ è pagg. 76. è f 
un indice d’ifiorici delle cofe d’Ita- t( 
lia, traferitto dal tomo fecondo del a 
Metodo per ifiudiare la fioria del Sig. t 

Lan- 
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Langlet di Frefney, tradotto in ita¬ 
liano, e Rampato in Venezia per Se- 
baRiano Coleti nel 1716. Ma quella 
nuova impresone dell’opera polla in 
primo luogo dicefi e fiere fiata non 
ben intefa 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 fiotto ’l torchio in Roma ; 
e intendiamo, a quell’ora eflerne Ra¬ 
ti imprefiì piu fogli. E per verità do¬ 
vrebbe porli qualche freno all’audacia 
di certi Rampatori e librai, i quali 
cimentanfi d’imprimer opere d’auto¬ 
ri ancor viventi , fenza prima rice¬ 
verne dagli Refi! l’approvazione e 1* 
aflenfo. 

DI FAENZA. 
Il Sig. Lorenzo Zanetti , Profefior 

pubblico di lettere umane in queRa 
città, il cui merito ha fatto regiRra- 
re il fuo nome, non fol nell’accade- 

[ mia de’ Filoponi, dove un tempo fu 
. Segretario, e ora è perpetuo Cenfo- 
j re, ma ancora in molte altre delle 
è piu infigni d’Italia ; avendo ottenu- 
. to da’ varj letterati della medefima, 
| co’ quali corrifpondenza letteraria 
t mantiene , alquanti poetici compo- 

P 2 nimen- 
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nìmenti, di quelli fattane fcelta? là [f 
pubblicò col titolo chefiegue: Rime ita 
di Poeti ìllu/iri vìventi , Parte prima , ni 
all'Eminentifs. e Reverendìfs. Principe 
Cornelio Cardinal Bentivoglio dì Aragona , 
Arcivefcovo di Cartagine, e Legato a In¬ 
tere dì Romagna . In Faenza , per Gi¬ 
rolamo Maranti , 1723. in 12. pagg. 
656. fenza le prefazioni e l’indice po¬ 
rto 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- 
d ernie 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 iflanza di render noto al pubbli¬ 
co , il SiV. Niccolò degli Albi%%i, che 
efio non e Cavaliere \ e che non è No¬ 
bile Veneto, il Sig March. Scipione Maf- 
fei ; così atteftano di non effere mai 
flati annoverati fra gli Accademici 
della Crufca , i PP. Bernardo Bernardi, fe, 
Conventuale, e Giovambatijla Cotta, 
Agofliniano, nè iSigg. Franoefco Ar 

cip 

Ila 
feti 

clic 

ter 
tff; 
tso. 
in 

letti 

pira 
ne/ 

rìfi, Cremonefe, Jacopo Sordini, Luc- 
chefe, e Francesco del Teglia ■, Fioren¬ 
tino ; contuttocchè per la molto lor 
letteratura n’abbiano il merito : co¬ 
me dall’altro canto Monf Frcncefco 

. , . di -- . Fno¬ 

li 

in. 
fui 
Villi 
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1 Frojim, Arcivefcovo di Pifa, meri- 
’ tamente porta quel titolo, ancorché* 
1 non lugli qui attribuito nell’indice. . 

DI FIRENZE. 
1 Affai bella e affai lodevole è ledi- 
• zìone fattafi delle Prof e di Dante Ali-- 
• ghieri e dì Meffer Giovanni Boccac-’ 
, ciò. In Furane , per Gio. Gaetano Tar- 
■ tini e Santi Franchi, 1723. in 4. pagg. 
• 415:. lenza la prefazione polla nel prin¬ 
cipio eh e altre pagg. xxxviiii. In que- 

i Ita prefazione 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* 
I effa il poeta non altro intefe che la 
■ teologia o la fapienza , di cui egli s* 
• invaghì, efsendo ancor fanciullo e di-1 
: nove anni . Ma di sì fatta opinione; 
• noi non Tappiamo fe l’univerfal de* 
^letterati fra per tettarnefoddisfattoa 
i pieno. A carte 329. comincian alcu- 
i ne Annotazioni fovra le fuddette Pro-' 
, le , fatica del Sig. Dott. Antonmarid 
, Bifcioni, Fiorentino: a car. 401. fi ha 
. un indice delle cofe notabili \ e a car. 
411. un catalogo de tefli a pernia e/lam- 
pati che fono ferviti per la prefente edi¬ 
zioni. Ma di queft’edizione noi ci ri- 
ferbiam di favellare nel tomo che fe- 

iguirà, in un particolare articolo. 1 
P 3 /Viw-. 
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Nuova proporzione intorno alla carun- f 

cola dell'uretra , detta carnofità , /piega- « 
ta da Antonio Benevoli, Cerufico e mae- ? 
firo nell'ìnf. [pedale di S. Maria nuova di 
Firenze , aggiuntavi in fine ma Lettera < 
dal medefmo data fuori l'anno 1722. (n) 
/>opra la cateratta glaucomatofa. In Fi¬ 
renze , nella /lamperia di Giufeppe Man- f 
ni, da cui fi vende, 1724. in 8. pagg. ? 
197. lenza la prefazion dell’autore, |1 
il quale divide l’opera Tua principale J 
in otto capìtoli, ne’quali, dopo aver 1 
battuta l’opinione antica intorno alla 1 
carnofità, inoltra con forti ragioni, j 
quella non in altro confiltere, che in i 
un’ulcera indotta dalla gonorrea nella 
caruncola feminale, detta grano or- 
deaceo : ìndi parla de’ fegni diagno- i 
itici e prognostici della fuddetta car- 1 
nofità ; e propone finalmente il m o- ( 
do di curarla. 1 

Dì continuo abbiamo qualche nuo- l 
"VP e bel faggio degli Jftudj e delle dot¬ 
trine del P. Ab. Guido Grandi. Ora 1 
uno ne- diamo , ufeito della Itampe- 
ria de’ foprannomati Tartini e Fran¬ 
chi, fin l’anno 1722. in. 12. pagg. 152. 
fenza la prefazione e fette tavole in 

ra- 

(a) La prima edizione di quella Lettera è 
data da noi riferita nel to. XXXIV. 
a car. 378. 
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. rame; ed è un Compendio delle Jezio- 

ni coniche d’Apollonio, con aggiunta di 
. nuove proprietà delle medefime fezioni. 

La molta ftima e il grande fpac- 
clo che hanno avuto le celebri tra- 

1 duzioni tofeane delle poefie liriche 
d’Anacreonte , fatte da’rinnomati Cor- 

fini e Regnier , e Sig. Ab. Antonma- 
rìa Salvini, hanno indotto il noftro 
libraio Carlomaria Carlieri a darne 
per le ftampedel Manni l’anno 1723. 
una nuova edizione in 8. intitolando¬ 
la : Anacreonte tradotto dall' originale 
greco in verfo tofeano da varj uomini il- 
lujlri. 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 ttampata; il 
quale ha voluto farla in tal metro per 
affigurare maggiormente la verità del 
tetto greco. 

Il fuddetto Manni ha lotto’1 tor¬ 
chio una terza edizione del primo to¬ 
mo de’ Difcorft accademici del medefi¬ 
mo Sig. Ab. Salvini. 

E nella ttampa de’ fopraddetti li¬ 
bri Io ttetto Manni , come anche in 
qualunque altropera che mettefotto 
a’ fuoi torchi, ufa una fomma accu¬ 
ratezza unita ad una Angolare abili- 

P 4 tà. 
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tà. Ciò indotto ha certo flampato- 
re, di dove non fi fa, nè chi egli iiafi, 
a porre il nome dello fletto in fronte I 
all’opera infrafcritta : Il retto ufo della 
civile converfazione, opera di un religiofo 
C.R. delle fcucle pie , Reggiano, Pajlo- 
re Arcade, ed Innominato di Brà , con¬ 
flagrata all Alterca Serenìfs. di Rinaldo 
L Duca di Modona , Reggio, Mirando¬ 
la &c. Ma comunque ciò fia , protetta 
il Manni confilo pubblico manifetto, 
e intta che anche per noi facciafi pa- 
iefe, che ancorché quel libro porti il 
fuo nome , tuttavia non è flato Jlam- 

li* 

d 

ve f ato de luì, nè nella fua flamperia , 
col fuo confenfo. Il libro è in 8. pagg. 
54 2. fenza le prefazioni e gl’indici de* 
capitoli, degli autori citati , e delle 
cofe notabili. Autore n’è il P. Giovan- j 
gìufeppe di S. Francefco, al fecolo Giu¬ 
seppe Cremoni, di Reggio di Lombar*. ' 
dia, fra ^li Arcadi Plafone Ecatom- \ 
beo , la cui evangelica eloquenza dopo 
effere fiata udita con frutto e con ap- 1 
plaufo da’ primi pergami dell’Italia, 
fi meritò finalmente l’avvento del paf¬ 
futo anno 1724. e la quarefima dell’ 
anno appretto d’aver uditore l’Augu- 
flittimo CARLO VI. e la fua Corte 
Ce farea. 

. Gol decimo tomo alla fine quelli 
- i Tar- 
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Tàrtini e Franchi hanno terminata.' 
d’imprimere la copiofa raccolta delle 
poefie latine degl" illuftri poeti d’Ita-J 
Jia; il quale, comprefi i foliti indici, 
è di pagg. 510. 

Pe’ medefimi ftampatori fi fono 
pubblicate, fu la fine dell’ahno fteflo- 
1724. prefo ab Incarnatione, le Opere 
di Torquato Tallo , colle Controverse 
[opra la Gerufalemme liberata, divife in 
feì tomi, in fogl. Di quella edizione; 
fi ragionerà in altro tomo alquanto 
diffidameli te. 

Al defonto Re Cattolico Luigi I. 
eflendofi qui celebrati dal P. Fr. Sài* 
vadore Alcanio, de’ Predicatori, MK 
niltro di quel Re, fontuofi funerali, 
dipoi per gli ftelfi Tartini e Franchi 
ne fu impreca la deferizione con que-' 
fto titolo: Efeqnie di LuigiI. Cattolica, 
/le delle Spagne, celebrate in Firejizej 
nella cbìefa di S. Maria novella de PP. 
Predicatori il di 26. di ottobre 1724. 
dal Reverendi^. P. Fr. Salvatore Afca- 
nio , del medefimo ordine , deferitte da 
Niccolò Marcello Venuti , Cavaliere 
dell’ordine Militare dì S. Stefano. Il li¬ 
bro è in fogl. con .cinque tavole a bu¬ 
lino*, e in fine vi è l Orazione delle Io¬ 
di del Re morto, recitata dal Sig. 
Go, Cammillo-anlonìo Bocccydìferro , Par. 

C : di P S tH- 
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trìzio Bolognefe, che la dedica a Eli¬ 
sabetta Farnefe , Regina delle Spagne,, 
fu madre di quel Monarca. 

Della medefima Stamperia, in un 
volume in 8. di facce 207. fenza le 
prefazioni, col ritratto in rame del 
Gerfen , è ufcita l’opera che lìegue 
Giovanni Gerfen, Abate deli ordine dì S. 
Benedetto , fojhmito autore de libri dell’ 
Imitazione di Gesù Cri/locontra ilfen- 
cimento deli'autore della Di fieri azione pre- 
mefia alla nuova italiana traduzione de 
medefimi libri, pubblicata in Lucca tan¬ 
no M.DCC.XXIII. Difiertazione dedi¬ 
cata aliEminentifs. e Rjeverendifs. Prin¬ 
cipe D. Bernardo Maria Cardinale Con¬ 
ti , deli file fio ordine e della Congregazio¬ 
ne Cafinenfe , Protettore della medefima , 
e Maggior Penitenziere della Santità di 
Nofiro Sign. Autore di queft opera mof- 
ro erudita , è il P. D. Virginio Valfec- 
chi 5 Benedettino, che per la pubbli¬ 
cazione d’altre fue opere è già in pof- 
lefso delleffimazione comune \ ilqua- 
le nef prefente opufculo, come nella 
prefazione fi protetta, non intende di 
provare affolli tamente, che i libri dell’ : 
Imitazione di Critto fieno dettatura 
di Giovanni Gerfen o Gerfolio ; ma fol 
di battere le ragioni che nella fua dif- 
fertazione adduce in oppofto il vol¬ 

ga riz- 
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garizzàtore Lucchefe. 

Si è qui adunata unafocietà di Ca¬ 
valieri dotti c denarofi , i quali, afpe- 
ie comuni , hanno imprefo di far in¬ 
tagliare a bulino tuttii cammei, in¬ 
tagli , ed altre antiche rarità , delle 
quali va doviziofa la galleria del no- 
ftro Serenifs. Granduca: e giàs’èda¬ 
to principio a difègnare le terte 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 FOLIGNO. 
Mentre alla gagliarda qui fi lavo¬ 

ra intorno alla nuova afpettatiifima 
edizione del poema di Monf Federi¬ 
go Frezzì, intitolato il Quaàrìregio ( 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 Quad'ire* 

gio , 0 poema de’ Quattro regni d• Moqf. 

Federigo Frezzi, dell'ordini de' Predirà• 
tori , cittadino e Vefcovo dì Foligno , cor¬ 

rette , e celi' aj ut e d'antichi codici mjr. 

alla fua vera legione ridotto : con le An¬ 

notazioni del P. M. Angelo Guglielmo 
Artigiani, Ago fi intano ; le Offer vagoni 

teoriche di Giuftiniano Paglioni ; e k 
Di- 
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fi è fatto alla fletta precorrere iin’aft I1- 
fai dotta fcrittura del P. Ab. Canneti, M 
c ol titolo che ttegue: Differ tardone apo- ■'& 
logetica di D. Pietro Canneti, Abate [■-1 

della Congregazione Camaldolefe intorno Al 
al poema de' Quattro regni, detto altra- f 
mente il Quadriregio ài Monf. Federigo T 
Prezzi, dell'ordine de' Predicatori, czf- 
tàdino e Vefcovo di Foligno , e uno de 
Padri del Concilio di Co/lanza . In Foli¬ 
gno y per Pompeo Campana, 1723. in 4.1 f 
pagg.,88. in tutto. In quella Differ-p 
razione l’erudito apologitta prima-'h 
mente annovera alcuni tetti- antichi a * 
pernia e a ftampa , fu’ quali s’è col- ^ 
ìazionato il. poema per farne Fèdizio F 
«f. preferite; di poi dà varie notizie •• 
intorno a Montt Federigo Frezzi, e va ,: 

. - rie ùd 
Dichiaralo ni di alcune voci dì Gio. Ba ^ 

Pfla Boccoliniv aggiuntavi infine la Dij f-: 

t ferta^icne apologetica del P. D. Pietri k 
Canneti, Abate Camaldolefe y intorno all DII 

jìejfo poema e al fuo vero■ autore : con in ip 

dici ccpicfi delle cefi notabili r e degli W 

. tori citati nelle dichiarazioni delle voci : 

■ pubblicato dagli Accademici-, Rinvigorii 

di Foligno , e da ejfi dedicato alla Sai 

titd aiN.s Papa BENEDETTO XII . 

In Foligno t ec. in 4. L/ediiione s’è.dwfp 

; fa in due volumi i nel primo fta il pò-1- 
ma , il iecondot_èicqi}ip.Uato delle foprà» V; 

dette fatiche fattevi per illuilrarlo » 
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le opere Tue , fpezialmente iatórnà 
[ poema del Quaàriregìo, di cui con- 
rgomentievidentifiìmi-favedere, che 

■ e fu autore quel dottilfimo Prelato. 
1 la di quella Differtazione, come pu- 
. 2 del poema flefid e dellerudite fa- 
r iche fattevi fopra per illuftrarlo, ne 
.agioneremo, con articolo particola¬ 
re, in altro tomo. 

DI GENOVA. 
Orandone per la folenne coronazione del ■ 

. erenifs. Domenico Dcgrone, Doge della 

. 'erenifs. Repubblica di Genova, detta 
^ ella cbiefa metropolitana da Niccolo 
Avancino , Cberico regolare delle fcuolc. 

1 Je alli 9. di gennajo 1724. Dedicata ad 
s ìlfefibeo Cario , Cv.flode generale di Ar¬ 
cadia . In Genova , per Antonio Scionico 1 
n 8. pagg. 45. L’autore , ehe Prefet¬ 

to degli jftudj in quello fuo collegio, 
■p Pallore Arcade col nome di Eurti. 
\<fene Aleate, ha in quell’anno Hello 
/mandato. a Milano a imprimere una. 
/(àia traduzione in vedi fciolti della- 
tf-xagedia francefe del Radile r infoiata. 
'•Britannico . 
ic DI GUASTALLA. 
t \ Una focietà de’noiìri letterati, che 
* col nóme di Sconofciuti fi fan d ili in-: 
0{guere, dedicanti loro e noftro Sig~: 
iCJ)uca una .raccolta dì alquante poe.-; 
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fie tofcane e latine con quefto titolo [ 
Componimenti in loie del M. R- P. Ro< 
mualdo da Parma, Definitone nella reti 
gìon Cappuccina , e oratore evangelico ne 
duomo di Guafialla la quarefima dell’ an 
no MDCCXXIV. In Guafialla, per Gae 
tana Giavazzi, 1724. in 4. 

DI LUCCA. 
In certa controverfia di due Daj 

me Fiorentine in materia d'onore <; 
di puntigli, ufcì fin l’anno 1722. daljr, 
le ftampe dì quefto Venturini un;| 
fcrittura cavallerefca di facce 12.di cu[ 
corre voce, edere autore il Sig. Cc 
Francefcomaria Strozza, Gentiluomo 1 
Avvocato Fiorentino ; la quale in for 
ma diletterà, fènza tìtolo, così prin 
cipia : Amica carifiimo a Voi mì chìedefi 
il mio parere , e quello ìo nefentiffinelli 
caufa e querela fra quefie due Dame, ec, 
E termina : E qui pregandovi a fcufar 
mi fe mì fono allungata piu del dovere 
e vi avero arrecata tedio ed incomodo 
con tutto l’affetta ed il mio folto offe qui 
mi fofferivo, Vofira amico efervitore N.Ny 

A quella fcrittura rifpofe altro Geni 
tiluomo Fiorentino,, il quale diceft ef 
fere il Sig. Pierandrea Aaidreini , ch’< 
in iftima d’una fomma perìzia nelL 
materie cavallerefche, con la feguen 
te. fcrittura : Riffpofia ad una httton 
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mailer efca d'incerto autore. In Lucca , 

1 er Seba/iiano Dcm. Cappuri, 1724. in 

5‘* Pagg- H3- U) 
Il Sig. Andreini fu l’ Autore fimil- 

liente d’altra fcrittura , che in Firen¬ 
ze, dalla Itamperia di Michele Ne- 
f'tenus, li pubblicò l’anno 1721.1114. 
>agg. 36. con quello titolo : Parere 
tvallerefco intorno al rifacimento de dan~ 

l'i dovuti dall'offenfore alt offefo. 
,e II Sig. Francefco Dini y fuggetto af- 
“*ìi noto fra gli uomini di lettere per 
l»iu fue opere date alla llampa , di- 
alefi effer l’autore dell’opera infrafcrit- 
'0,i : Brevis dijfertatio prò defenfione Allo- 
' ~um SS. Florx & Lucills , cum refpon- 
f'one ad Cardinalem Baronium ad diem 
'JjXIX. julii in Martyro\ogio, earum Alla 
Kofcribentem , Academico Recolle&o 
*''utbore. Luc£, typis Scbajliani Domini- 
%ÌCappuriy 1723. in 8. pagg. 107. A 
p uelìo opufcolo unì 1’ autore alquan¬ 
ti fuoi poemetti latini, con varie au¬ 
to. tazioncelle che gl’illulìrano.. 
è or 
Ar«a ) LTfcì quell yanno finalmente nuova fcno- 
3- tura in fogl. di pagg,. 68. pe l Venturini 
efi fuddetto , cosi intitolata : {{(plico, alla 

h’fi Pjfpcfa ad una Lettera cavallerefca , di 
,jjj incerte autore,. Abdioeant avvocati a. con- 

viciis , ratione,non probriscertent $; agant. 
' quod caufa defiderat > &c. Ex lege 6fc 

Jl Qod. de pojlul. 
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DI MILA N O. ; 

"Comparifce in pubblico il quinto 
volume della raccolta degli Scrittori 
delle cofe d’Itg.lia col titolo confueto 
in quell’anno 1724. di pagg.645?. fen-j 
za la dedicatoria del Sig. Filippo Ag¬ 
gelati a quello Eminentifs. Arcivefco- 
vo Benedetto Cardinale Erba Odefcal-i 
chi, e lenza i foliti indici, con piu: 
tavole in rame. Noi qui per ora fob 
daremo il catalogo dell’opere che vi3 
fi contengonoxrappuntino trafcritte daJ 
quello Hello che prima s’è fparfo in* 
un foglio volante , e poi s’è imprelfc| 
nel principio dello Hello quinto volu-p 
me, ed è il feguente. 

1. Chronologi antiqui quattuor: Herem, 
pertus Longobarda} , Lupus Protofpata , Ano h 

nymus Cafinenjts , Falco Beneventaniis , cnn v 
Appendicibus hiftoricis. Ab bis varia: tx jj 
te.rarum gentium in Neapolitanum regnun'r, 
irruptio.nes, prajlia , & illatte aut excepta 
dades, brevius, fu bus , inculto quidem fec^ 
veridico fiylo defcribuncur $ opera ac ftu,f 
dio Antoni/ Carne doli , ex ordine C). Reg r 
Presbyteri, qui Nomenclatoreni & Propy 
lea , ut vicem commentarli fubéant, ope ; 
ri addidit. Nunc vero in praefenti editio p, 
ne junguntur caftigationes Caratili Peregrini 

una clini aliis nuperis additamentis acfupp 
plementis, ex mf. codice Ca finenti. * \ 

2. Ghronicon Anonymi Cafinenfis . t\U?n» 
primum in Jticem prodit ex mf. codicebi 

blk>- 
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liothecs ejufdem monafterii fignato nuni, 
2. alias 1020. 

3. Chronicon Ignoti Clvis Barenfis , five 
upì ProtofpatiS cutn notis Cannili Port¬ 
oni . 

4. Hiftorias Principimi Langobardoruni 
ber fecundus, qui continet Diflertationes 
e inftitutione , finibus , & defcriptione 
ntiqui ducatus Beneventani > cui adjici- 
jr feries 'Abbatum Calìnenfiunn a Petro- 
3eco Brigano , & ab anno 720. ad Ab- 

jatem Rainaidum Calamentanum , & ad 
jonuai H37. Demum Difìertationes tres, 

empe de Colimentana familia , de fìgni- 
catione nominis Porta , &c de antiquo fitu 
irbis Capii® , aurore Camillo Peregrino , 

ilex. fi!. Campano. 
5. Guilielmi Appuli Hiftoricum poema de 

?‘ebus Normannorum in Sicilia, Apputia, 
J': Calabria geftis, ufque ad mortem Ro¬ 
berti Guifcardi Ducis, fcriptum ad filium 
l*Logerium , cum notis CI. Viror. Joannis 
O*1'tremai & Godefrjdi Guilielmi Letbftitii . 

£ 6. Chronicon breve Nortmannicum aban- 
^o 1041. ufque ad anmim 1085. aurore 
Hnonymo, nuncprinium e nifi codice Ne-* 
5* tinx ecclefias erutum . 
T 7. Gefla Tancredi Princìpis in expedi*- 
li’ione Hierofo'ymitana , aurore Pcdulpbo 

0■'ademenji) ejus familiari , cum notis CI. 
J'/iror. Edmundi Mar tene .& Urfin't Durand, 

ipfresbyteroruni monachorum S. Benedici, 
congregatone S. Mauri. 

nt 8. Vita Mathildis ComitifTae, celeberri- 
tóf , , mai 
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mie Principis Italiae , calmine fcripra a 
Donicene, Presbytero & Monacho Canufi* 
no , ordinis S. Benedici , cum codicibuj 
mfs. nuper collata , & in prasfenti editione 
caftigatior, multifque verfibus au£ta . Ac- 
cedunt breves nota; CJ. Viror. Godefridi 
Guilieìmi Leibnitii & Ludovici Antenii Mtt' 

ratorii. Item Chartula ComitilTs Matbildis 

fuper concezione bonorum fuorum fa&a 
Romanas Ecclefire. Pariter relatio de thè- 
fauro Canufinve eccUGz Romani tranfmif- 
fo, & recompenfatione fa£U. 

9. Vita ComitilTa; Mathildis oratione fo¬ 
llata ab au£iore Anonymo fcripta , & ex mf 
Francifci Maria; Fiorentini a GuilielmoGo- 

defrido Leibnitio primum edita. 
10. Anor.ymi Novocorre”/ts Cumanura , 

live poema de bello & excidio urbis Co- 
menlìs ab anno 1118. ufqueadii27. Nun< 
primum e mfs. Mediolanenfibus &Comen 
fibus in Ipcem prodit . Accedunt caftiga- 
tiones & notte D. Jcfepbi Maria Stampa 

e Somafchenfi Congregatione. 
11. ’Landttlphi Junioris , live de S. Paulo, 

Hiftoria Mediolanenfis ab anno J095. uf- 
que ad annuni 1137. Nunc primum prodii 
ex mfs. codd. metropolitana: Mediolanen 
fis bibliotheca:. 

12. Carmen de laudibus Bergomi > Ma 
giftri Moyjts Esrgomatis > qui circiter annun 
Chrilli 1120. tìoruit , a Maria Mudo edi 
tum; nunc antem ope mfs. expurgatum 
ac fax integritatì reftitutum. 

13. Gaufré di Malaterra, monachi Bene 
difU. 
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icHni , Hiftoria Sicula ad fidem veterum 

, ìfs. a Jeanne Bapufta Carufio edita , nunc 
j.erum cum prioribus editionibus collata > 
, mltifque raendis expurgata. 

14. Alexandn, Telefini ccenobii Abba- 
j ts, de rebus geftis Rogerii Sicilia; Regis 
. bri quatuor . In pr<efenti editione cum 
( eteribus collati fuere, & fumma capitum 
jd leftorum conimodum diftin£ti ac exar- 

ari . 
• _ 
. Fra tanto Iavorafi intorno airim- 

>reffione delYI. volume, chefta per 

hifcìre in luce (a); e noi qui fimil- 

nente diamo il catalogo delle cofe 

Contenutevi , quale s’è ultimamente 

ivolgato. 
’ 1. Leges Langobardicaj, fecundum ordi¬ 
ne m quo lingula; prodierunt digefta;, & ad 
Sdd. mfs. Mutinenlìs & Anibrofiana; bi« 
'■ 1 iothecsc diligenter exacla; ac emendata;. 
l\ccedunt nunc primigenia; ad eafdem pro- 
htiones, tum aliquot leges & formula; ve- 
:res non antea edita; , una cum variis le- 

’:ionibus & notis Ludovici Antonii Mura- 
, necnon fpeciniine characlernm rnfs. 

i: 2. Fragmentum Langobardtca; Hiftorias 
v'auìo Diacono attributum, jam prident edi- 

am a Marquardo Freerò in corpore Fran¬ 
cete Hiftoria;. 
111 3. Opufculum de fundatione celeberrimi 
l'*ionafterii Nonantulani in agro MutinenlI 
1 *ib noviflimis Regibus Langobardis, au¬ 

rore 
{*a ) Quello tomo finalmente è ufeito queft’ 

anno 1715. 



3'j6 GlORN. DE* LETTERATI 
Core Monacho Konantulano, proxims (ut 
videtur ) xtatis , una curn notis Gl. VJean- 

rJs Mobilienti : ex ACis SanCorum S. Be¬ 
nedici feculo IV. 

4. Opufcuium de fitu civitatis Mediola- 
ni una cum vius priorum Archiepifcopo- 
rum Mediolanenfium , auétore Avwymo , 
qui feculo Chriftì IX. aut faltem X. fio* 
mille videtur : nunc primum ex mf. cod, 
bibliothecs Ambrofìana; in Iucem piodit. 

5. Ordo antiquus Epifcoporum fufifraga-j 
neorum fan£hc Mediolanen/ìs Ecclefite > &| 
Catalogus Archiepifcoporum Mediolanen] 
fìum a S. Barnaba ad annum ufque 1151 
nunc primum ex mf. cod. Capituli me 
tropolitani Mediolanenfis in Iucem prod 
eunt. 

6. Excerpta hiftorica ex vetuftiflìmoKa 
iendario membranaceo mf. Arobrofìans bi 
J>liothecffi nunc primum luci reddita. 

7. Hiftoriae Saracenico-ficulaj varia me 
rumenta colleCore Joanne Baptifla Caru1 
Jtó i nempe : 
Chronicon Saracenico-ficulum Cantabrigeir 
fe, cum fpecimine chavaCerum Arabici| 
rum, & explicatione latina. j 
Excerpta ex Chronologia univerfali Ifmc jj 
hs Al emù}ad*d Abuipbedh, Regis Amari r 
ex Arabico cod. mf. bibliothecte D. La 'jr 
rentii Efcuriaiis. 
Gontinuatio hiftorias Saracenorum in Suk 
lia , excerpta ab Hiftoria cui tituius 
mtdféri, auctore Alkadì Sc'tobabadim , 
Abbiti orni) Amanienlìj exeadem bib!iorfip'- 
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'heodojfi Monachi Epiftoia de Siracufanss 
rbis expugnatione , cum animadverfioni» 
US P. OSlavii Cajetani S. J. 
dartyrium S. Procopii Epifcopi Taurome- 
itani, fcriptore Joanne Diacono Neapoli- 
ano, cuin animadverfionibus ejufdetn P. 
ìSfatti Cajetani S. J. 
Lpiflola F. Conradi Dominicani ad B. Epi- 
copum Catanenfem, five brevis Chronicà 
b anno 1027. ad 1283. prinunn impreda 
Joanne Baptifta de Grojjii in Cathana 

aera- 
Excerpta ex Cronologia Arabica Ha^ì 
1 hpbè Muffa fh . 

8. Chronicon Epifcoporum fan£ì;c Nea- 
lolitanre ecclefiajì abeorum exordio ufque 
d annum rep. fai. 872. aurore Joanne 

Diacono ecclefìae S. Januarii Neapoli fitKj 
[ui eo tempore floruit : nunc prinuini prod- 
: ex mf. cod. bibliothecse Vaticana. Ac- 
edunt breves nota: Ludovici Antoni! Mu~ 

atorìi. 
9. Chronicon Vuiturnenfe, live Chroni- 

‘on antiquum monafterii S. Vincenti» de 
Volturno , ordinis S. Benedicci , nullius 
lioecefis, provincia Capuana , aurore Jo~ 

l'anne, ejufdem ccgnobii monacho, ab an- 
10 circiter 703. ad 1071. nunc prodit ex 

Lnf. cod. bjbliothecae Emmentifs. Card. Fran- 
ìfci Barberini > cum norulis & caftigatio- 

hibus Ludovici Antonii Muratori!. 

\ io. Spicilegium Ravennatis hi/lori#, fi* 
‘re Monumenta hidorica ad ecclefiani Se 

'jrbem Ravennatem fpe£ìantia j nunc pri¬ 
mi! ni 
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mum edita ex mf. cod. bibliothec» Eften- 
fìs 9 culli altero mf. Ravennate collara,' 
adjeclis animadverfionibus Ludovici Anto-\ 
flit Muratorii. 

Tuttoché noi ci riferbiamodidare:; 
notizia di quelli due volumi nel to-j 
mo che a quello immediatamente fa4 
rem fuccedere; tuttavolta lìarno ini 
obbligo, perillanzefatteci , difarfa-ix 
pere, qualmente nella llampa del poe-ia 
ma illorico, intitolato Cumanus , in u 
ferito a carte413.de! tomo V. glolfa jj 
to dalP. D. GìufcppemariaStampa , debiti 
la Congregazione Somafca , vi fon<d 
fcorfi alquanti errori, principalmente 
nell’interpunzione , la quale è ftat.je 
alterata da qualche correttore chodoiio 
po quel dotto Religiofo ha riveduta 
i fogli, ed ha mal intefi 1 fentimeni I 
dell’autore. Perciò il medefimo ha Hi 
mato bene imprimere a parte un 
glio da inferirli immediatamente irfe; 
nanzi al poema, acciocché il lettorati 
prima di leggerlo refti avvertito ctó 
ciò che dee correggerli, mutarli , voi 
aggiugnere. p®, 

Per le cure del fopraddetto P. Sfan ^ 
pa noi abbiamo gli Atti del B. Mz>ckr 
opera duna finifiima critica, ed’ur^ 
erudizione non volgare, di cui noi ù 
prafsediamo per ora di parlarne pijk 

a Iun 

an 
fc Ver, 
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lungo, perchè divifiamo di fare cjò 
iu .comodamente nel tomo che dee 
quello fuccedere. 
Quelli eredi di Domenico Bellagat- 

1, molli da coloro che avean com¬ 
erate le Controverse del Bellarmino 
ella loro impresone , e ftimolati dall’ 
danze di que’ che ricufavan di com- 
erarle fe non a tal condizione, vi 
inno finalmente aggiunto nel fine del 
uarto tomo, benché in carattere af- 
i piu minuto, la Rifpofia al libro in- 
tolato Trìplici nodo triplex cuneus, e 

i( Apologia di efsa : così anche aggiun- 
nt ; vi avefsero le Vindicie Bellarminia- 

; di Vito Erbermanno, lenza le quali 
lonca viene confiderata quella grand’ 

iiitlpera, 
tenti Da’ medefimi torchi è ufeita nuo- 
aftijimente la Vita di S. Carlo Borromeo, 
a fa” et e Card, del tit. di S. Pr a/fede, Ar- 
■e in vefeovo di Milano ,,Scritta dal Dott. Gio. 
ttoreietro Giufia.no , Sacerdote Nobile Mi- 
to inefi , alla quale , oltre le azioni e mi- 
•fi, 1 coli fatti in vita , ed anche operati do- 

morte dal Santo, fi aggiungono la Ae- 
Sfitiitzione della di lui canonizzazione , i 

Ricordi dallo flejfo lafciati per ogni fta- 
. funi di perfine, e gli Avvertimenti a con- 
noi[efori. Dedicata altEminentifs. e Ae- 

pi 'rendifi. Sig. Benedetto Cardinale Ode- 
luti* fisal- 
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[calco > Arciv. di Milano. In Milano { 
1723. in 4. pagg. 5*50. fenza la de-1 
dicatoria , la prefazione, e l’indice1 
de’ capi. Nella prefazione l’autore nar- 
ra di aver conofciuto S. Carlo finds1 
giovanetto, prima chefotteCardinaj. 
le, e di averlo fervito lino alla morte11 
in varj minifteri . Soggiunge , chi" 
quantunque piu perfone , chiare pe J 
virtù e per dottrina , e la maggio ^ 
parte fuoi familiari ed amici, abbiaà 
no fcritto la ftelfa vita , o toccati 
diverfe azioni di S. Carlo ; tuttavi;10 
non eran giunte a loro notizia molt^, 
cofe importanti che dipoi feopriromj 
dalle depofizioni di gravi teftimonjr 
efaminati ne’proceffi fatti in Milani 
e altrove. Anzi molte cofe avvenuti0 
fono dappoiché i fuddetti autori ave3'fn 
no fcritta la ftelfa vita, appartener 
ti a grazie e miracoli, di che era coi:u 
veniente lafciar particolare memoria^ 
Confefa egli però ingenuamente di 
aver riportata tutta la vita del Sai f 
to, almeno quanto alla foftanza, c’dt 
quella che ne pubblicò il Bafcapi^i 
Quella vita fu ftampata in varj liuf. 
ghi; e in alcune di quelle edizioni®»: 

-per avarizia dell’imprelfore , fi eliti 
ommelfa la prefazione dell’ autor; Q 
mancamento non lieve, mentre le in¬ 

feri- 1 
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;rlte notizie da ella ricavate , dan- 
.0 gran pefo alla verità della narra- 

’ ione. 
Quanto utile fia la lingua greca 

1 ogni Torta di ftudj, e come fenz* 
da niente a perfezione Tapere fi pof- 
1, ogni erudito lofperimenta. Qiie- 
o argomento con grand’eloquenza 

,d erudizione ha trattato il Sig. Mar- 
‘ h. Ab. D. Bartolommeo Olivati, gio- 
' anetto di foli vent’ anni , il quale, 
lt sminati i fuoi ftudj nel collegio de* 

obili di Modona, e ritornato nell' 
tino diciottefimo di Tua età in pa¬ 

tria , conofciuta per piu prove la Tua 
pilità, fu aggregato tra’Pallori Ar- 
ludi della Colonia Milanefe, e l’an- 

‘‘Jp appretto a pieni voti da quello 
lunato ha ottenuta la cattedra di lin¬ 
cia greca e d’eloquenza latina nelle 
'O‘,; uole Palatine di quella città , va¬ 
nta per la morte di Michele Mag¬ 

oni egli per allettare lagioventu 
tale lludio , ha prodotto per le 

‘(lampe fopraddette l’anno 1724. i! 
attato chefiegue: Diàtriba degr&c& 
igu£ ad omne gema dottrina & erudi- 
onis Militate* in 4. pagg. 39. fenza 
dedicatoria ai Senato predetto. 1 Quell’anno fimilmente , dalle ftam- 

; di Giufeppe Malatella, altro glo¬ 

riai 
r i ’ 
\ Sai 
'h 

ijj* 
li 10 

nitori 
\é 

Tomo XXXYL o. vana 
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vane nobile di pari età, ha dato pia 
d’un faggio del fuo ingegno e fapero 
con varie operette tutte in 8. Que¬ 
lli fi è il Sig. March. Giufeppe Girmi 
Corio, di cni s’è favellato nel tomo 
XXXIII. parte 2. a car. 423. e le 
opere fue fon quelle * Le leggi di Dio 
e quelle del mondo , difcorfi morali : pagg. i 
39. Rime diverfe : pagg. 125. IJJicratea : j 
pagg. 122. Polidoro : pagg. 68. Bruto: y 
pagg. 104. e quelle tre fon tragedie,il 

Parimente nella feconda parte del c 
medelìmo tomo s’è fatta relazione del-fc 
la parte prima della DefcrivÀcve i/lorico-u 
poetica della Vita della purilfima Ma-d( 
dre di Dio, intitolata Maru laudes,ì\ 
opera del Sig. Can. Fnancefco-girolamoA 
Saffi. Ora, dalle llampe degli erediifo 
di Domenico Bellagatta comparifcet 
col medefimo frontifpizio la fecondetyi 
parte, nell’iltefla forma di 4. di paggr 
232. lenza la dedicatoria all’Eminènw 
tifs. Barbarigo, efenza la prefazione m 
L’ima e l’altra parte, oltre alla note 
biltà del verfo è corredata di annoi?: 
razioni molto erudite, per le qualfa 
ben fi merita quell’opera che in altre e( 
tomo del Giornale fe ne dia in partile c 
colare articolo relazion piu dillinta hit 

Lo llelfo autore, dopo così celeiSi 
brate le Iodi di Crillo Nollro Signob 
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e, e della B. Vergine fua Madre , 
ra divifando di llendere, in varie for- 
e di metri, gli eneomj de’Santi. Ma 
rattanto capitatagli per le mani la 
Aita delllmperadrice Leonora, vol¬ 
garizzata dal P. Geva, fi pofe in ani- 
no di traslatarla in verfi eroici lati- 
i, unendovi i fatti gloriofi di Leo¬ 
poldo , già fua marito. Gonfefla egli 
»erò, d’aver trafgredito lovente fior¬ 
irne cronologico, come chi la 1%, piu 
:he da iftorico , da poeta ; trami- 
bhiandovi anche tal volta delle gio- 
ofe finzioni, ma fiotto la corteccia 
[elle quali Ita naficofta la verità. II 
itolo è quello : R.e ligio in aula : laus 
lugu/lifs. conjugum , Magni Leopoldi Ah- 
'riaci & Le onori Magda lem T erefu 
'leoburgenjts : authore Francilco Hiero- 
ymo Saxio , olirà Pnpofito gener. Con- 
reg. Oblatorum SS. Ambrofii & Caroli, 
mie Mediolanenfis ecclefu Canonico or di¬ 
ario , Comite Óc. Medtolani, ex typo- 
raphìa Jofepbi Pandulpki Malateflc , 
,724. in 4. pagg. 99. lenza la de- 
[icatoria pure in verfi all’Imperado- 
je CARLO II. e lenza la prefazio- 
e da cui abbiam raccolte le fopra- 
,;ritte notizie. 
i Si è qui, da Francefico Vigone e 
1 atei li, fatta una rifiampa della Vi- 

■ . t\ ' Q. 2 ra 
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fa del P. Segtieri juniore, e degli Efe^ 
cirj fpirituali efpojlì fecondo il metodo dt^ 
lo Jleffo P. Segtieri, opera luna e l*s-, 
tra, del piu volte Iodato Sig. Lott 
vìco-antonio Muratori. , 

In elezione Benedilli XIII. P. 0. A 
ad clarijjimum S. Dominici ordinem ora ^ 
gratulatoria , habita Mediolani a Jo. Pa < 
lo Alciato, S.J. in aula maxima col ^ 
gii Braydenfis ejufdem Societatis. Med\ 
lani, ex typcgrapbia h&rcdum Domili 
Bellagatt<e, 1724 in 3. pagg. 36. Il 
Alciati, il cui nome non è nuovo i;l 
noftro Giornale, Maeftro dì rettci< 
ca nel collegio di Brera , nella pNi 
fente orazione , a nome di tutte 
collegio, fi congratula co’ PP. Dor^ 
nicani, a tal fine invitati , per I’er. 
zione in Sommo Pontefice del Car i{ 
«ale Orfini del loro ordine, riftora)*? 
liberale del collegio della Compagi^, 
in Benevento. E di tal congratu.’ 
zione doppia è la cagione ; cioè A 
aver avuto l’ordine domenicanojV 
Yincenzio-maria Orfini un ottime^ 
gliuolo; e per aver dato in Benectf 
to XIII. alla Griftiana repubblica^, 
ottimo Padre . Si fono imprefie i^ 
fine quattro ifcrizioni, ch’erano nll^. 
gran fiala , ove fi orazione fi recò ,' 
fiotto i ritratti de quattro Som 

•’ Por 
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['Pontefici dell’ ordine Domenicano, 
fcioè d’Innocenzio V. di Benedetto XI. 
Jdi S. Pio V. e di Benedetto XIII. 
' Lefperienza fa conofcer futilità dì 
quello libretto per la converfione e 

“profitto fpirituale dell’anime, fopra 
Putto nelle miffìoni che tutto fanno 
a'n quella città fi van faccendo, con* 
[Prdentifiimo zelo da’ PP. della Com¬ 
pagnia di Gesù . Guida a penitenti per 
f'xccojlarfi degnamente al [agramente) della 

Penitenza : opera data in luce da Giufep- 
1 oe Maria Prola, della Compagnia di 

10 'desìi : dedicata aUllluflrìfs. e Reveren- 
P[li[s. Sig. Monf. D. GiovambatiflaStam- 
^a , Arcidiacono della cattedrale di Co- 

e Vicario generale di S. E. il Sig. 
' " darà. Ode/calco , Arcivefcovo di Milano. 

jir' Tn Roma ed in Milano, nelle Jlampe di 
^rancefco Agnelli , 1724. in 8. pagg. 
aS^28. fenza le prefazioni e f indice de* 

■api ■m 

)e 1 Rime per le nozze delli Nobilitimi 
n0 )igg. March. Nicolc-maria Ippoliti di 
^dazzcldo, e Co. D. Camilla Archìnti . 

Milano, per Paolo Antonio Montano , 
724. in 8. Quella raccolta , ch’è di 

e rarj poeti di quella città e forellieri, 
ion,lu fatta dal Sig. Filippo Ar gelati, au¬ 
rore delfitltimo fonetto , e il quale 
Sinché ne fa la dedicatoria al Sig. Co. 
P 1 ' 0,3 Car- 
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Carlo Archinti , padre della fpofa 
che a5 pregi di fua gran nobiltà, e a 
titoli onorifici di fuaperfona, aggiu 
gne il vanto d’ogni virtù cavallerefca. 
e principalmente duna letteratura finii 
golare. 

D I M O D A N A. i 
Due affai gentili poetiche raccolto 

pubblicate in quell’anno dalle ftamp 
del noftro Antonio Capponi in 4. fap 
palefe il genio ftudiofo e l’ingegno viv; 1: 
ce de’Sigg. Convittori di quello colli® 
gio de’Nobili. La prima è una rappri^ 
tentazione teatrale, divifa in tre aziorp 

ciafcheduna delle quali ila fottiC 
fcritto uno di quelli nomi : il Si fi 
March. Luigi Lanari , Bolognefe ; pt 
Sig.D. Giofeffo Ganarafi, Comafco*, il Si ì 

Co. Decio Arlotti , Reggiano . Ed ino 
quello il Tuo titolo: Il trionfo ài Pori 
peo Magno per la vittoria riportata contili 
Mitridate Ile di Vento, rapprejentato rèu 
giorno natalizio del Serenifs. Sig. PrincÀ ; 
di Modena ; a cui vengono unite le /èy ilari 
fe dimojlranze di giubilo per la nafeita 1 ( 
di lui Serenifs. Primogenito : accademici, 
tributo umilmente offerto da’Sigg. Gmifatt; 
tori del collegio de* Nobili , nel Duch 
teatro grande , all*Eccelfo trono delire, 
Ser. di JRJnaldo /. Duca di Modernisti 
Reggio, Mirandola y &e. pagg.60. -fmi 

L’al- 
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, L'altra raccolta , eh’è pagg. 102. 
l’porta quello titolo: Rime in lòde de ir 
\.A. Ser. di Rinaldo I. Duca di Modena, 
1. Reggio , Mirandola , &c. e della Sere- 
\.nifs. Cafa , compo/le e dedicate all'Altez¬ 
za Sua Serenifs. da' Sigg. Convittori del 
Collegio de' Nobili, di Modena. 1 

e D I N A P O L I. 
ie Tuttoché col nomedi Venezia, fu 
irperò impreffa in quella città l’anno 
il724. in 8. l’opera infraferitta : DìJ- 
p'orfi critici filosofici intorno alla filofofia 
zlegl'antichi e de i moderni, ed in parti¬ 
colare intorno alla filofofia di Renato def- 
{2artes ; con un progetto di una metafifi- 
is'a, di Paolo-mattia Doria. Quell’ce¬ 
nerà , ch’è pagg. 224. oltre ad una 

favola dalle nàaterie che vi fi tratta¬ 
lo, e può fervire d’un rifiretto della 
olefs’ opera , è tefiuta con molta fotr 
u.igliezza di dottrina e varietà dem¬ 
olizione. Ha ella contuttociò trovato 
j]li, molte e gravi oppofizioni, partico¬ 
larmente in quella città. 
d Qui finalmente , col nome di Fi¬ 
renze , in quattro volumi in 8. s’è 
wàtta un’edizione delle Opere di M. Gio¬ 
vanni Boccacci, cittadino Fiorentino , 
.« quefla ultima imprejfione diligentemen¬ 
te rijcontrate con più efempiati, ed alta 
- uà vera lezione ridotte . Dedicate all' 

Q_ 4 II Ih- 
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Jllufirifs. Sig. Ab. D. Pìccolo Giovo, de¬ 
gli (lìiticbìjfimi e ncbilìjjimi Giovi di Ge 
irova. L’editore , che va occulto fot 
to ’l nome di Cìlenio ’Lacclori , ne fi 
la dedica ; e poi in un breve avvili 
a chi legge , afferma , nell’emenda 
quell’ opere d’eflèrfi fervilo di que’te 
Ili che lì citano nel Vocabolario dell 
Crufca, eccettuatane la Vita di Da? 
te, che fu imprelfa fu quella che v 
'in principio del Cemento fopra lo fle 
fo Dante, comunemente attribuito 
Benvenuto da Imola, per elfer quell 
edizione intera. Il volume I. diqn 
ile opere contiene i quattro primi 1 
bri del Filotopo , e fenza le prefazi 
ni è pagg. 2qi. II volume IL conti 
fie in pagg. 308. il rimanente del 
ftefs’ opera . Il volume III. ci dà 
Fiammetta , che, fenza l’indice,è pag 
.-*72. e’1 Corbaccio, detto altamente 
Faberinto d’amore, ch’èpagg. 88. b 
IV. volume contengonfi V Ameto c 
ver la Commedia delle Ninfe Fiorent 
pagg. 151. V Urbano, pagg. 50. la 
la , ftudj , e cojlumi di Dante , pa|| 
bg. e le Lettere, col fuo Tejiamcn, 
e fono pagg. 43. Ma quelle-che qii 
danno, forfè tutte non fono le Le\ 

»re del Boccaccio ; come certamente 
quello corpo 3 xomprefovi anch( 

Deca 
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ìecamerone, già cinque anni prima in 
ue fimili volumi ftampato , non fi 
antengono le opere tutte dello fteffo 
occaccio ; emancanvi, con la Tefeide, 
ualche altro poema in ottavarima, 
ella quale elio ftimafi il primo 
trovatore : i quali benché non in¬ 
oltrino tutta la ftima de’dottì, tut- 
avia fon cofe del Boccaccio , e ven- 
jn citate aneli’effe nel Vocabolario 
iella Crufca. 

Altr’ opera vorrebbe fi far credere 
|ie fiafi ìmpreffa per lo Frediani in 
jrucca , nel 1724. per quanto appari¬ 
le nel fine della dedicatoria-, e s’in- 
jtola : Capitoli di Paolo di Sangro 3 
1 rincipe di S. Severo, dedicati all’Emi* 
■ ’ntifs. e Reverendifs. "Principe Michele 
'ederico della S.R.C. deltit. diS. Sa* 

ina Card. de’Co. di Alt franti. ^ Vefcovo di 
I iccia, de’ Sigg. della Gran croce dell’or- 
"ne di S. Gio. Gerofolimitano, Compro- 
ttore della Germania, Configliere inti¬ 

mo dì S. M. C. e Catt. Vecerè, Luogo- 
mente e Capitan generale nel regno di 
3rapolì. Il libro è in 4. pagg. 69. 
, Ma gl’infrafcritti portano iq fron- 

efpreffo il nome di Napoli; e i due 
[ rimi efeono della ftamperia di Felice 
, lofea, l’anno fteffo 17 24. in 4-L’uno dì 
ueff i fpiegaàl titolo che fiegue: Miche« 

Q. s ?*- 
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k-federigo £ Althanm, Vefcovo di Vacete 
Cardinale di S. Cbìefa, Viceré di Napc 
li , ecc. Acclamato in Arcadia col non. 
di Teòdalgo Miagrìano : componimenti d 
gli Arcadi della Colonia Sebezia , e < 
altri non Coloni. pagg. 151. fenza 1 
dedicatoria a D. Mariana Pignatei 
Co. d’Altann, a cui fi foferive il Sic 
1’QhvambatiJla-maria Jannucci, detto fr 
gli Arcadi Erafmio Botacbidio, raccc 
glitore dì quelli componimenti , 
autore dell’orazione che leggefi a cai 
te 19. 

Dell’altro libro quello è il front 
fpìzic : Varj componimenti per la mori 
dell' Eccellentifs. Sig. D. Anna Man 
Co. £ Althann , Nata Contesa £ Afpe. 
1none. pagg. 139. Il collettore è il Sij 
D. Francefco Santoro , Segretario c 
quello Regno, il quale , con alquar 
ti verlì elegiaci, ne fa la dedica al 
Eminentifs. Viceré d’Althann, figliu< 
Io della nobiliflìma defonta . A mo 
ti componimenti precedono , un’li 
traduzione del Sig. D. Matteo Egiz 
e un’ Orazione del Sig. D. Giovami, 
ti/la Vico , fuggettì nella repubblic 
letteraria di gran nome. 

Opera di D. Giufèppe d’Aleffandrc 
Duca di Fefchìolanciano , divifa in ci, 
que libri , ne quali fi tratta delle rego 

di 
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dì cavalcare, della profeffione di fpada , 

14 ed altri efercizj d'armi, con figure di bri- 
ltglie , torni , e bifce , ed altre a ciò ap¬ 
partenenti : con un trattato del modo di 
*1 curare l'infermità de cavalli, loro prefer¬ 
gativi , e diverfe notizie circa li medefi- 
'[mi j ed ancora con le figure de'merchi del- 
’'le ra7jze più nobili del regno di Napoli : 
Parimente con l'aggiunta di alcune Rimey 
^Lettere , e Trattati di fifonomia , pitta - 
ira &c. data in luce da D. Ettore d’A. 
r‘ eflandro , Duca di ?efchiolanciano, fi. 
, \lio dell'autore, e dallo Jlefifo dedicata al 
'^'a Cefarea e Cattolica Maejlà di Carlo- 
*X/L Imperudore, /le delle Spagne &c. In 
'Napoli , nella Jlampa e gettarla , ove fi 
fendono nuovi caratteri, di Antonio Mu- 

j erede di Michele-luigi , 1723. in 
^ògl. j>agg. 811. fenza la dedicatoria 

lJ l’indice delle materie, con moltifii- 
%e figure in rame. Benché non bre- 
J(je fia il frontifpizìo di queft’opera vo- 
f’iminofa , tuttavia non interamente 
k’efprime il contenuto; e perciò noi, 
uer dare al noftro leggitore un’idea 
Alquanto piu dipinta della medefima, 
Andremo efponendociò che qui fi trat- 

1 in ciafcheduno de cinque libri. Il 
f0rimo libro comincia con quefto ti- P- i* 
;i>Io: Regole di cavalcare . Nel fecon¬ 
do fi tratta del dijficilijfimo mejliere d* P‘6&* 

a ^ imbri- 
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pjòi imbrigliare . Il terza dà le figure1 àeìlè 

briglie , e fi accennano feparatamente gli 
jp.i6i.efetti delle medefime . Dà il quarto i 

difegni de* circoli ovvero torni , mezzi 
torni, e linee , dove foglìonfi travagliare 
e maneggiare i cavalli per ridurgli alld 
giuflezza , fimmetria, e totale ubbidienza 
del cavaliere : dipoi leggonfi IV. fonettì 
àelitjlefo autore ; ed apprejfo a quejti ven¬ 
gono efprefii i ritratti d’uomini illufirì in¬ 
torno alle due profejfioni contenute in que- 

opera . Il quinto libro è intorno alla 
^c prefervativa, confervazÀone , e medicina 

per cavalli , & in ultimo di efo tratta/i 
brevemente il modo di eonofcere il poliedri 
quanto pub crefcere , & anche di cono/ce- 
re di che età fia il cavallo, fin egli ann 
nove , ed apprefo a poco anche in ann 
più avanzati : e parimente fi difeorre in 
torno alle regole per la monta de’cavalli 
come amebe fin a che età pub vivere il ca 
vallo, e di altro concernente al medefime 

? 463 Segue poi un’ Aggiunta d’altre oper 
delio fteffo autore , confiftenti in va 
rie Rime; figure dififonomia, fcelt 
dal libro di Giovambatifta della Poi 
ta; una lettera intorno a varie pof 
ture di fcherma ed altre armi ; altr 
lettera intorno alla caccia dello fpi< 
do contro i cignali, ufataprincipa 
jnente nella provincia di Lecce ; a 

tra 
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tra lettera dove l'autore dà notizia 
di varie fue opere che tien pronte per 
jiare alla ftampa ; e finalmente i mar¬ 
chi delle razze piu nobili de5 cavalli 
ilei regno . E tutte le co fé che trat¬ 
tini! nel prelènte volume , fonoefpo- 
tle e abbellite con grande quantità 
!i li figure , diligentemente (colpite a 
bulino. 
! DI N O G E R A. 
» Tra le cure della Tua non sì piede- 
Ut a diocefi di Nocera , Monfi Borgia , 

:,i(ìon s’è dimenticato dell’amore che 
■il >gni onorata e faggia perfona dee por- 
in are alla fua patria . Perciò egli ha 
[cprefo a fcriverne l’iftoria facra della 

nedefima, non sì però che unita an- 
OTiior non v’abbia l’iftoria civile , mal 
Àiiotendo andare l’una feompagnata 

jllj lall’altra . Efce pertanto quella col 
;h itolo che fiegue : Iftoria della chiefa e 
mittà di Velletri , descritta in quattro lì- 

yji , e dedicata alPEmmentifs. e Reve~ 
Jsndifs. Principe y il Sìg. Card. D. Ber - 

leardo Conti, fratello del Santifs. Padre 
jpoit Sìg. Noftro Papa Iimoccrn.o XIII. da 
pÀlelìàndro Borgia , Vefcovo di Nocera'. 
[jmw Nocera , per Antonio Marietti, flam- 

c{mator vefcovale, l723. in 4. pagg. S4<>° 
jfipitnza le prefazioni e la ferie cronolo- 

al;ica de Yefcovi, polte nel principio* 
e fen- 
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c lenza l’indice delle cofe notabili pa¬ 
ltò nel fine. Littoria prefente con tal 
•ordine è condotta , che piglia nel pri¬ 
mo libro il principio da que* tempi 
che alla nafcita di Crifto fon prece¬ 
duti • nel fecondo libro narranfi le 
cofe avvenute in quella città , dopo, 
la nafcita fuddetta , fino a tutto ir 
ietto fec©Io ; gli avvenimenti de’po- 
tteriori fei fecoli, fino al dodicefimo,r 
fono l’argomento del terzo libro ; e 1' 
quarto finalmente conduce le fue nar-f 
razioni fino a tutto’I fecolo decimo-' 
fèttimo , cioè fino alla promozio-^ 
ne al fommo . Ponteficato di Cle-^' 
mente XI* dopo la cui confacrazio-33 
ne immediatamente prefe il poflefiòf 
de’vefcovadì d’Ottia e di Velie tri F 
Emanuello-teodofio Cardinal di Bu-°i 
gl ione. rf 

DI PADOVA. !tl 
Con quella pplaufo e con quel prò.a, 

fitto dell’anime , con cui già tempo 1 
udite furon per i pulpiti piu nobiliti, 
dell’Italia le Prediche del P. Doler a,, 
fu Generale della fua Congregazione; 
ora col medefimo fe ne riceve e fe ne a j 
legge Fimpreffione, fatta qui ultima- fin 
mente per le ttampe del nottro fe- U 
minario con queftotitolo: Qmrefima- ^ 
te ài Pantaleone Dolera^ de CPericire^\\ f 

polari 
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alari minifiri degl infermi , dedicate* 
Ila S. R. M deir lnvitìjfvmo Re di 
'ardegna } Vittorio Amedeo IL In Pa~ 
ava , nella fiamperia del feminarìo 5 

oprejfo Giovanili Manfrè, 1724. pagg. 
03. fenzale prefazioni e gl’ indici 
ielle prediche e delle cofe notabili 
a). 
Altre cofe molto erudite ufeiron pa- 

imente dalla medefìma ftamperia ; 
primieramente l’appreflb opufcolo-. 

Ragionaménto ad un amico [opra il cele¬ 
re dialogo di Cicerone, intitolato Cato 
ìajor vclde fene&ute; In Padova ec» 
724. in 8. gr. pagg. 68. L’autore che 
a voluto celare nel frontifpizio il fuo 
ome , fi palefa fuggetto di {ingoiar 
ottrina e pulitezza di dire, per entro 
^pera; eia fama Io pubblica per fug¬ 
ato di nobiltà cofpicua , e già per 
tre fue opere famofo nella repubbli- 
I delle lettere. 
II Sig. Jacopo Facciaiati , che ha il 
erito d’avere arricchito il pubblico 
di’opera fopraddetta , avea prece¬ 

dente- J 

i ) Quell’anno altresì dalla medefinja 
fiamperia f» fono divolgati i Panegirici 
ed Orazioni facre , dello fteffo celebratif- 
fìnio oratore . Anche quell opera è in 
4. pagg. 244. Tenia le prefazioni .e Ifànw- 
dice delle orazioni „ 
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dentemente T anno fteffo dato jprinct- 
pio alla fua pubblica lettura di logi- \ 
ca , con un* Orazione , adorna della' ; 
fua (olita pulitezza di dir latino , en 
di erudizione non volgare ; che poi:/ 
uicì dalla medefima ftamperia col tidh 
tolo che fiegue : Jacobi Facciolati ora« % 
tìo babita in gymnafio Patavino , cum : 

primum ad dìaletticam publice profìten- lii 

dam acceder et. Pataviiec. in 8. gr. pagg* j 
36. Prefe il noftro Profeflbre l’anuntOiw 
dal noto detto: Dialettica quafi contraAtj 
Pia & adjlritta eloqucntia putanda e/l Un 
Eloqueìitia vero dialettica dilatata. Cic.:w 
in Brut. cap. xc. Nell’ultima paginaifc 
leggonfi quelle parole : Habitae/l xiiim 
hai. febr. MdccxxIV. cor am Jo. Aloy-h 
fio Moccnico-Valerio , Patr. Ven. nrbim. 
Pretore , & Jofepbo Carolo Sardanna 1 j 

Neh. Au/lr. artìumProfyndico . M 

Fu fin 1’ anno 1675. imprefla iiipig 
Malines una fuccinta iftoria de’Ro,ir“ 
mani Pontefici, dettata da Guglielmi 
Burlo, Canonico della metropolitane^ 
della (tefla città ; e aveavi molte al lice 
tre cofe per entro inferite e nella fì/ione 
ne aggiunte, che non mediocremenilQ 
te giovano all’ ammaeftramento deo cis 
giovani ancor novizi nell’iftoria ed e U 
rudizione ecclefiaftica. I facerdoti eh ^ 
tuttogiorno (tanno intefi ad ammat rato 

S - v s*-* • ' Arare. 
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rare in ogni buona difeiplina i gio- * 
ini alunni dì quello feminario , e 
lìeme a univerfalmente provvedere 
1 libri utili lafludiofa gioventù, ha 
elto quell’opera • emoltecofenecef- 
rie aggiungendo , alcune togliendo 
a , e in tutto correggendola e mr- 
iorandola , dipoi l’hanno ridonata 
pubblico con quello titolo: Roma- 

’rum Pcntìficum brevis notàio., ritus ec- 
a,fiaflìcos a fingulis ìnjlitntos pr&cìpv.e 
\clarans : accedit cncma/licon vocum ob- 
uriorum qu& in Mìjfalì , Breviario , 

lartyrologio romano, & bac Notitia con- 
nentur : autbore Guilielmo Burio , 
ruxdlenfi , eccl. metrop. Mechlin. Ca¬ 
rico Xellarienfi . Patavìì , ec. 1724. 

12. 'pagg. 608. lenza la dedicatoria 
Monf. Agoftino Stefani, Vefcovo di 
3Ìga, del Sig. Girolamo Bianchi, che 
quella Itamperia prefiede alla cor- 

zion de’libri che vi s’imprimono ; 
nza la prefazion dell’autore e l’ftì- 
ice delle materie . Nella prima edì- 
one l’autore dedicava quell’opera 

0 Clero della chiefa di Malines, e fot- 
io ciafcheduna vita avea pollo certi 
j^rfi efametri, alludenti alle cofe pia 
hìgnalate di quel Papa : ma è fem- 
lerato bene agli editori di levar via 
1 itte quelle cofe nella nuova edizio¬ 

ne . 
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ne . Oltre a ciò avea 1* autore cor* 

dotta la fua iftoria fino a Clemente 
X. De’ noflri editori è la continuazio¬ 
ne fino alla creazione del regnanti 
Pontefice. 

Or venendo a’ libri ufciti per ope 
ra di quello Cornino , uno di quell 
fi è un’erudita fcrittura delSig.Can 

•Gagliardi , dì cui già qualche temp* 
erafi in efpetfazione y e che fu aneto 
accennata nel tomo XXXIV. del Gior 
naie a car. 499. Il fuo titolo è quelle 
Parere intorno all'antico /iato àeCenomai. 
ed ai loro confini , del Canonico Pac 

Io Gagliardi , Brefciano . In Padova ' 
jpretfo Giufeppe Cornino, 1724. in 8. pagir 

164. fenza la dedicatoria al Sig. Apir 
floloZeno, e l’indice de’capitoli, cor. 
una tavola in rame. Moflraquil’ai11 
tore, che anticamente Io flato de’G^ 
montani contenne piu città, delle qu: < 
li capo o metropoli era Brefcia, ditei 
tdendo l’opinione di Tolommeo neò 
adeguare i confini allo flato di qu> 
.popoli, e confermandola con Pautf 
rità di Polibio, Livio, e Strabone,1 

^d’altri antichi. E perchè dal Sig. Ma.c 
eh. Scipione MafFei, nella Ricerca d^ 

Xantica ccndizion di Verona, erano fla 
te promoffe diverfe difficoltà contai 
.alfopìnione fuddetta > foftenendo, ci " 

- • nè 
t 
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Verona mai appartenne alla pro- 

ncia de’Genomani, e che l’effer da- 
a Brefcia il titolo di capo, antica¬ 

mente non portò confeguenza di a- 
re altre città foggette a fé : il Sig. 
iglìardì fa vedere all’incontro, che 
I flato de’Cenomaninon folconten- 
I Verona , Mantova, Gremona , e 
i.re città attribuitele da Tolommco; 
\i dilatando il fuo argomento, fi fa 
provare, che avanti il dominio de* 
omani quali ogni provincia delfi¬ 
ca ebbe per capo una città, fotto 
i cui non vici o terre ingnobili, ma 
re città , e quelle anche talvolta 
indi e confiderabili venivan com- 
sfe . II piu lodevole di quella let- 
aria contefa fi è la modeftia con 
i da quelli dotti litiganti vengon 
lenute le proprie ragioni ; e che 
contende non meno di gentilezza 
e di fapere : il che fervire può d* 
:mpio ad altri letterati che non fan- 
impugnare l’opinione altrui fenza 

ifcorrere in mordacità e fcortehe. 
quello erudito litigio, e di quan- 

con l’occafione d’elfo anche da al- 
è llato fcritto , noi daremo noti- 

. piu ellefa e diftinta in alcuno de* 
ni fufleguenti. 
•Saggiamente il Sig. D. Gaetano Voi- 

fi % 
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pi , per. le llampe del fopraddettoi 
Cornino, da fé conìndjcìbìldiligenza! 
e abilità dirette, ha divifatodi pub¬ 
blicare di quando in quando qualche, 
opera di argomento facro , e che fui 
d’ammaeflramento allo fpirito. E tr£| 
quelle ha imprefa la riftampa de j 
Trattato della tribolazione , del K:v 
Bonfignore (n) Cacciaguerra; Nobili 
Sanefe , Prete focolare, e compagno diS \ 
Filippo Neri in S. Gir damo della carità i ; 

Roma : utile e neceffario a chi defilerà imi ; 

tar Cri/lo nel patire . In Padova , eo 
1724. in 8. pagg. 148. fenza la prel 
fazione e l’indice de* capi. Nellapre 
fazione l’editore ragiona dell’impoi! 
tanza di quello trattato , reca vt) 
rie teftimonianze lodevoli del mede!t 
mo , e sì anche del loro autore , c? 
cui eziandio dà alquante notizie , j 

finalmente manifella la diligenza efy 
fe ufata nella correzione di quelt’op j 

ra, < 
( a ) Malamente, ne’ frontifpizj , d’ale, 

ne delle lue opere di edizioni poderi 
ri , quello autore vien chiamato Mj\ 

fignore Cacaaguerra ; come parimente 
ma per ifcorrezione pura di ftampa , 1 
legge mutato in Mcnfgnore quello ri 
me nella Libreria prima del Don 
dell’edizion Veneta d’Altobello Sali< 
to , 1580, in i2« alla lettera B, a c 
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, e difiìntamente nell’ adattare ali’ 
> odierno la fua ortografia. # 
Nell’ultime lìnee della prefazione del 
araddetto trattato, altro fpirituale 
utilifiìmo libro fi promette, che 

1 comparve l’anno medefimo con 
e fio titolo: Tutte le Opere fpiritua- 

del P. D. Lorenzo Scupoli . Son 
eft’ opere divife in due parti , alla 
ima delle quali quefto frontifpizio 
mediatamente fi premette. IlCom* 

^t mento fpirituale , opera famofijfma 
V. P. D. Lorenzo Scupoli, da O- 

"Àinto , Cb. Ree. Teatino ; rifcentrato, 

fl orretto con Jomma diligenza e fede , 

oi Vediràon di Parigi , fatta nella regia 
1 nperia V anno 1660. S'aggiungono le 
ire operette fpirituali del Juddetto au¬ 
ge , anelo effe molto più emendate del 
, io. In Padova ec. 1724. in 8. Arrì¬ 

si quefia prima parte fino alle pagg. 
opÌ3. Ma in oltre vi fi premettono al- 
i, : pagg. zs\. di prolegomeni , fenza 
alw dedicazione del Sig. D. Gaetano Voi- 
‘4 al gloriofo fondatore de’Ch. Reg. 
latini, S. Gaetano Tiene ; e fenza 

15 (uà prefazione, dove rende conto 
l ^incipalmente delle diligenze da fè 
,;ite in fare ch’efcano corrette quéft* 

yicere. Sieguono, 1. Ialettera con cui 
a «dica il P. D Francefeo Tur afa, Ge¬ 

nera- 
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nerale de’PP. Teatini , l’edizione d< 
Combattimento fpirituale, fattane! 
anno 1657. a Papa Alefiandro VI 
2, la prefazione del P. D. Carlo c 
Palma ( a ), premetta alla medefim 
edizione; 3. altra prefazione del PX 
Olìmpio Mafotti , della fletta Congn 
gazione, fatta all’edizion regia di Pi1 
rigi, dell’anno 1660. da luiproccur;; 
ta; 4. una breve notizia della vita d'j 
P. Scupoli , tratta dall’Iltoria de’Ch 
rici Regolari; 5.alcuneteftimonian^ 
di perfone intigni , intorno.al Con/< 
battimento fpirituale ; 6. il cataloff 
dell’edizioni [b) e verfionipiuinfig? 

del 0 
a ) Quelli fu di cafa Tommafi, ha tjtfr 
lo di Venerabile , e fu zio paterno 
Ven. Card. D. Giufeppe-maria Totnmajfa 

b ) La prima edizione è quella che pc»’| 
ta in fronte quello titolo : Combattimiu 
to fpirituale , ordinato da un fervo 

"Dio . In Venetia , apprejfo i Gioliti 

1589. in 12. e fu proccurata da Giro 

mo conte di Porcia il vecchio, che 1* 
titola alle Monache di S. Andrea 'ola 
Venezia, con lettera in cui fa conof d' 
re che d’eflfe fu confelfore , o ad e mo 
predicò piu volte . E farebbe flato b?» è 
fatto, tutta trafcriverla, che in piu<fefte 
fe è diverfa dal quel pezzo , che fi m 
in quello catalogo , dove in terzo lue «re j 
fi riferire un’edizione Veneta , feruti, 

nota1 ite 

( 

( 
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medefimo libro •, 7. allafine fida 

correzione d’alcuni errori confide- 
ili occorfi nell edizione di Parma, 
T opere del P. Scupoli, in 12. dell’ 

dio 1701.fu la qual edizione fu fatta 1' 
)] zione prefente. Segue, a carte 209. 

feconda parte , in cui fi contengono 
p ttro divotìjfimi trattati , cioè I. Ag. 

Ijr ita al Combattimento fpirituale ; IL 
i(|jIla pace interiore, intitolato Sentiero 
J Paradifo ; III, De' dolori mentali di 
an fio nella fuapajfione ; IV. Del modo di 
\:)t "olare ed ajutare gl'infermi a ben mo- 
jo! : e arriva fino alla pagg. 409. a 
jig fi fa fuccedere una tavola de’ca¬ 
lci Dii di ciafchedun trattato. Noi qui 
titremmo che nell’edizione prefente 

10 < ;iunto an he fi forte V Efame apolo- 

m co, con cui mortrafi ad evidenza, 
ep< *1 P. Scupoli è il vero autore de! 
um sbattimento fpirituale ; per l’ommif- 
'!„ie del quale forfè rendefi defidera- 
5 bile 
e l’il 

j ota di anno . Quelli nel 1508. il di 
ir0fc. d’aprile fu eletto Vefcovo d’Adria 9 

morì del 1612. All’edizione Padova- 
è fucceduta altra nobile edizione del* 

j,.; fteflfe opere del P. Scupoli , fatta ul¬ 
timamente in Roma queft’anno 1725. 

ure in 8. nella infigne ftamperia Vati» 
ana del Sadvioni $ e dallo ftampatore 
dedicata a N. S. Benedetto XIII. 

id ei 
;0 bla 

M 
fé»1 

noi» 
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bile la per altro meno pregevole ediiel 
zione di Parma. i. d 

Efce nel tempo fteflo da’medefitnsl 
torchi la Penelope , tragedia dì Giufefle! 
pe Salio, Padovano , dedicata all1 Uh tIle 

jflrifs. ed Eccellentifs. Sig. Giovambatm 
Jla Co.di Colloredo e di Walfee ec.Cavallai: 
dell1 Tojbn d'oro , Cameriere, e Configlielie, 

intimo di flato dell' Auguflìfs. Imperatogli 
Carlo VI. e fuo Ambafcìatore ordinarvi, 
preffo la Sercnifs. Repubblica di Venezi a 
in 8. pagg. 84, Seguono poi fino al!» qi 
pag. in. alcune Elegie italiane delmim 
defimo autore. effe 

Neraleo, col qual nome tra5 Paflfctti 
ri Arcadi sì fa diltinguer non merlo ii 
che con la fua letteratura , Mor m 
Giufeppe Ercolani, da Sinigaglia , lì on 

mandato a quello Cornino a imporci 
mere un volumetto di Aie Rimedi 
picciol faggio di fua grande pietàjeno 
divozione verfo la gran Madre di Dipi 
e infieme di fua moka erudizione aone, 
quiftatafi dalla Iezion della Scritture i 

Ni 
Cfa 

e de’Padri . Il titolo è quello: M 
ria, rime di Neraleo, Pajìore Arca 
Parte prima . Iti P 'dova , prejjo GiufV^ 
pe Cornino . Tuttoché apparifea 
gnato il frontifpizio dell anno 17: 
tuttavia nell’ultima faccia fi affertr|ntì 
lo Itefio efierfi terminato di ftampa 

nel 

j t» 

h 
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e! 1724. adì 23. Agofto . Il libro è in 

di pagg. 125. ma in oltre fi legge 
el principio un breve avvertimento 
si poeta al fuo lettore, e un indice 
elle rime con quell’ ordine con cui 
fanno qui difpofte . Nel fine fi ha 
tr indice per alfabeto delle flette ri- 
e, con alcune brevi e neceflariean- 
)tazioni fattevi (opra dal medefimo 
itore; e contengono i tetti fiacri, e 
fentenze de’Padri, delle quali egli 
quelle fi è fiervito . Avvila final¬ 

mente nell’avvertimento fuddetto io 
sflb autore , che alcuni di quelli fio- 

li tti, con le tre ultime canzoni ,furo- 
ei > impreflì nel V. e VII. tomo delle 
oiiirne degli Arcadi, ma fuori dello- 
j ordine, e con qualche variazione, 

f 
ne 
:tì 

rchè date in luce lenza fiua fiaputa, 
da lui non ancora difpotti nè ap- 
3no corretti . Corrifiponde alla no^ 
biltà dell’opera la bellezza delledi- 
>ne, ch’è anche adorna di fette ta¬ 

ttile in rame , da perito difiegnatore 
bulinatore vagamente ficolpite. 

i^iChriftophori Cellarii Qrtbcgrophiala- 
:;;lèa , ex vetuflìs memmentìs jboc ejl nìm» 
rl f r, marmoribus , tabnlìs, membranìs-y ve* 

umquegrammaticorumplacìtis, nèc non 
UÀentiim vigeniorum curis excerpta, di* 

ìa , novifque obfcrvationtbus iliuftrata. m 
nei \T omo XXXVL K Editto 
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Editto prima Patavina , ultimis lencnft- 
bus emendatior. Patavii, ex typographia 
Cominiana , apud Joannem Baldanum , 

*724. in 8. pag^. 117. Abbiam volu¬ 
to riferire l’edizione di queft’ opera , 
benché d’autore ftraniero, perchè u- 
fcita della ftamperia Cominiana , le 
cui produzioni fon tenute tutte in pre-1 
gio appretto gli eruditi. 

Anche quefto Conzatti ha queft’an-1 
no medefimo lavorato intorno all’im- 11 
prettione d’altre opere dottee proficue, g 
\Jna d’effe è quella che porta quefto : 
titolo : I feriti pojli in /alvo, 0 fia il ve- ;)f 

ro modo di curar le ferite, fondato fopra ,01 

le dottrine del celebre Magati, colla fico- ice 

perta d'un balfamo fpiritofo , che a guifx ta 

di miracolo ferma il fangue fgorgante au-ffìj 
che da piti grojjì vafi feriti , e con magaci 
gior pre/lezza di qualfivoglia altro rime*le 

dio fino ad ora inventato contribuifce al- Dia» 

la pronta fonazione delle ferite : aggiunto-Gì 

vi in fine alcune lettere dell' autore all ìli p 
llluflrifs. Sig. Vallifneri , colle rìfponft itey0| 
ve dello fìejfo , intorno alla nafcita det)f1 
pidocchi cutanei , e con nuovi rimedj pe,m 
uccidergli: opera di Fulvio Gherli, citkfì 
todino Modanefe, Dott. di filofofia emcU^ 
àicìna, ed al prefente medico attuale defilo Q 

Sereni/}. Principe Fore/lo d'E/le , e dem ^ 
4'inclita comunità di Scandiano , e daltL ^ 

Jlejfo ! 
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fo dedicata all'Alterna Serenifs. di An¬ 
no Ferdinando Gonzaga , Duca di Gua- 

Ila e di Sabioneta , Principe di Bozo- *~ 

e del S. jR.. I. &c. In Padova, per Gio. 
\tijla Cornati, 1724. in 8 pagg. 174. 
ìza le prefazioni. Riufcì con mol- 
credito appretto i buoni profefforì 
cirurgia e di medicina queft’opera 

l Sig. Gberli; ma ricercata era di- 
ntamente quella Giunta , per con- 
ìere due Lettere de! medefimo al 
. Vallifneri , con le quali a lui ricor¬ 
rer avere il fuo parere intorno al- 
rigine de’pidocchi cutanei, e que* 
nedj che tono i piu prefentanei per 
ridergli; e due altre Lettere del no- 

ProfelTore , in rifpofta , 1’ una 
ai breve, l’altra molto diffufa, do- 
copiofamente e con dottrine nuo- 
e proficue tratta l’uno e l’altro ar¬ 
mento. 
Con ugual attenzione lo fretto Con¬ 
ti pubblica libretti allo fpirito fa- 
:evoli. La vita del Co. Luigi di Sa- 

, , fratello di S. Francefco dì Sales , 

; pi itta già in francefe dal P. Buffier , 

ci Ua Compagnia di Gesù,, ed ora tradot- 

\fn in italiano dal Marcò. Giovan Gio¬ 
ie d To Orfi , nella quale fi ba un vero mc- 
dt Ilo della pietà convenevole a' fecolari , 

idi ne nella vita del S. Vefcovo fe ne ha 
0 R 2 della 
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-falla convenevole agli ecclefiajlìci. In Pa^ 
fava-, per Giovambatijla Cornati, 1720/' 

in 4. pagg. 149. fenza la prefazione c'J 
l’indice. . JJ? 

Anche il feguente opulcolo è aflak 
divoto : Il diletto di Gesù, di/linto con,] 
fette prerogative propojle ella confiderà,- ] 
zione de'fuoi divoti dal P. Giacomo Fi 
lippo Merlini, della Compagnia diGe 

In Padova, ec. 1724. in 4. paggi, TU 

iZK 

Ir 

264. fenza le prefazioni 
Lo ftefs’anno in 8. pubblicò anch( 

quell’altro libretto, eh'è pagg. 228^ 
lenza la prefazione e l’indice : Tratta 
tofilofofico della debolezza dello fpirito uma~ 
no , compojlo dal fu Monf. Pietro Da „ . 
niel Huet, Vefcovo d' Auranches , traf 
fatto dall' idioma francefe in italiano d- 
Antonio Minunni. •G 

DI PARMA. “ 
Per la morte del P. Paolo Pedru/l, 1 

della Compagnia di Gefu , fu dal St'h 
renifs. Duca Francefco I. foftituito af 
tion sì lieve pelò del fuo Mufeo il Irjj 
Pietro Piovene, della, medefima Coir f • 
pagnia ; il quale tolto valentement :Dlv 
accintoli al lavoro, non ha volutoti ' 

-ner lungo tempo a difagio l’efpetta10 ’ 
zione del pubblico, e fe ufeir quelt< 
eh’è il fuo primo volume i ficcom 
egli è il nono in ordine à. tutta 1 

grand’ 

'0. 
urio 
«ri, 
fili 
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|and’opera. I Ce/ari in metallo mez* 
1 tio e piccolo, raccolti nel Ninfeo Far- 

\fe. Tomo 7/0x0, che contiene le meda- 

re di Domiziano , di Domizia , e di 
iulia di Tito . Opera di Pietro Pio¬ 
tile , de//rt Compagnia di Gesù , dedi* 

■ta all'Altezza Serenifs. di Francefco 
'imo, Duca di Parma, PiacenrM, Ó'a 

Parma , ;;e//o /lamperia di S. A. S. 
24. in fogl. pagg. 260. fenza le pre¬ 
doni e gl’indici. Nella prefazione , 
lettera al lettore , dà il P. Piovene 

<«nto al pubblico di quella fua prh 
la fatica. Avea il fuo precettore ante. 

2[< dentemente pubblicate quelle me- 
^ iglie che a gran dovizia guardanfì 

I Mufeo Ducale di Parma, in to* 
i dipinti difegnando ed efponendo 
ima quelle che fono in oro , e poi 
ielle che in argento. Indi prefeper 

?/ mani quelle che fono in metallo » 
minciando dalle medaglie di maf- 
na grandezza , volgarmente dette 

Medaglioni. Fe poifuccedere il rima* 
11 nte delle fteffe, che fono di mezza- 

iel11 e piccola grandezza, e quelle di 
ito vennero a terminare l’ottavo to* 

Di qua dunque il noftro antF 
lario ripiglia la tefiìturadunatant4 
iera, feguendo le tracce del P. Pe* 
tfi 3 in guifa però che ndl’efpofiziot) 

Il 3 delle • 

il 

ù 

[Otl 

ietti 

ieil< 
;oir 
ti 

id’ 
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delle medaglie tratto tratto s’appiglia 
alle quillioni piu controverfe , o fia 
in ciò che alla cronologia, o in ciò che 
alla geografia antica rimira. Quello 
tomo abbraccia quelle medaglie, che 
nella notata grandezza fliron 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 
/blamente d’un Imperadore e di due 
Augufte in un tomo fi efpongano : 
imperocché Io hanno fatto crefcerdi 
mole non folo le molte monete bat 
tute nel lungo imperio del primo, md 
!• controverfie ancora che non sì pò 
che l’erudito autore qui ha inferite 
e Tefler crefciuto in numero delle me 
defime il Mufeo Farnefe, per Tacqui 
/lo che ultimamente ha fatto queft< 
Principe, d’ogni Torta d’erudizione a 
mantiffimo, dello Audio ovver cime 
lio del fu Monfieur Foucault, dice 
forfè altro fra’privati piu ricco no: 
s’ebbe in Francia. Le tavole dove ir 
Cagliate fon le medaglie, fono IX.I 
ogni tavola fon XXIV'. medaglie, 
tiferva dell’ultima che n’ha fole XVII 
In oltre nel principio della prefazior 
c nella conchiufion delle tavole ve{ 
gonfi collocate delle medaglie appa 

tenen- 



«me 

il 
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il tenenti a’ perfonaggi illustri della ca¬ 
ia ' fa Farnefe; come anche in fronte al¬ 
ili | J’efpofizìone di ciafcuna tavola sefpo- 
ti ne incifo in rame il profpetto d’alcu- 
I11 no de’ palazzi piu infigni che dalla 
iti magnificenza Farnefe in vari luoghi 
llif fono flati eretti . Nel fine del tòmo 

1 finalmente fi hanno tre indici ; l’uno 
ideile cofe notabili, l’altro de’palaizi, 
!ij:il terzo delle medaglie di cafaFarne- 

in eflo delineate. 
DI PESARO. 

Si è qui fatta fimpreflìone d’un’O- 
razion latina aliai elegante, che nel- 
a creazione al Sommo Ponteficato dì 

p|M. S. Benedetto XIII. recitò in Fa- 
io , a nome di quella città, il P. R.clì~ 

ni nondo Mifjorio , Min. Conv. E porta 
quello frontifpizio : Pro inauguratione 
3e ne ditti XIII. P. O. M. Oratio habi- 
'a civitatis Fanenfit nomine a jR.. P. 
Haymundo Miflorio , Barbaranenfi ; 
<rd. Min. Conv. Tbeologo. Pifauri, apui 

]( Vicolaum Digmim, typcgr. cam. & epifcf 
[724. in 4. pagg. 36. Il Sig Paolb 
°aflìonei , della nobiltà primaria di 
"ofiombrone , e che negli ftudj d’o'- 
;ni miglior letteratura fiegue le glo- 
iofe veftige di Monf DomenicoPaf» 
ionei fuo zio, ora Nunzio Apoftoli- 
o agli Svizzeri, l’ha qui mandataà 

R \ im- 
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imprimere, e ladedica a’Sigg. Goti*, 
falconiere 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 maeflro ; e del dedicarla , 
per dare un picciol faggio de’fuoi Ihidj 
a’Sigg. Fanefi, come quegli ch’è il pri¬ 
mo de’fìgliuoli dellaSig. Élifabetta Ga- 
Ibccina , la qual dama è nata della fa¬ 
miglia Gabuccina, eh e patrizia e an- 
tichilfima inFano. 

Pe l medefimo ftampatore fi è pub¬ 
blicata una copiofa e feelta raccolta di 
'Rime di applaufo alle felicijfìme nc7/t£ deli 
Illuflrifs. Sig. Co. Piero Strozzi ccltlllu- 
flrìfs. Sig. March. Terefa Riccardi, cele¬ 
brate vi Firenze tanno 1724. in 4. pagg. 1 
87. Il Sig. Co. Francefcornar ia Baldajjlni : 
Cafielli de Goz.ze, per nobiltà e per lette¬ 
ratura ugualmente cofpicuo, le dedica 
al nobiliflìmo fpolò,e fuo grande amica ; 

DI /RAVENNA. 
Non miglior argomento poteano ! 

Scegliere quelli noltri Accademici 111- 
formi, pe’Ioro dotti componimenti,; 
di quello fu cui verlàno i componi-1 
menti deirinfraferitta raccolta. Poe-\ 
fie recitate dagli Accademici Informi 1 
nell’'augufio tempio di S. Maria in Porto \ 
delli Can. Reg. Laterancfi di Ravenna, 
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in lode dell' immagine greca della Grafi 
Vergine ch'ivi s'adora. In Ravenna., pèf 
Ajitonio Maria Landi, 1724. in 8. Le 
poefie , la maggior parte italiane j 
fono in numero di ventottó, appref. 
fo le quali fi leggono i nomi de’Ioro 

> autori . Son precedute dalla dedica* 
toria alla medefima Gran Vergine * 
in nome dell'Abate e Canonici di Por*- 
to , e da un aliai lodevole Ragicma* 
marito accademico del Sig. Cav. Fran- 

i ce/co della Torre nobiliilìmo per na- 
feita j e niente meno per fue virtù. 

DI ROMA. 
s N. S. BENEDETTO XIII. Ponte* 

fice veramente Ottimo e Maflìmo, il 
quale s’è fatta flrada al governo fu- 
premo di Santa Chiefacon fefercizio 
di tutte le virtù eroiche e criftiane,. 

; adorne principalmente d’una fingola* 
. re facra letteratura, accoppiata a uji 
1 ardentiflimo zelo dell anime, non i* 
i [tancofiì mai d’attendere alla falute 

Ielle medefime e -con l’efempio di fue 
) ante operazioni, e con Tamminifira* 
•Lione continua della parola di Dio ■. 
, Sermoneggiava, mentr’era Arcivefco- 
i*ho di Benevento , al fuo popolo ; e 
Me’ dì feItivi principalmente fi era pre- 
li b ad efporre nella fua metropolita* 
fa ut il libro dell’Efodo, infinuando que* 

1 * R 5 docu* 



394 Gior». de’ Letterati 
documenti che gli fuggeriva piu fa- 
lutari quella facra lettura . Quelle 
pie e dotte Lezioni furon poi rendu- 
<e pubbliche per via delle llampe dì 
Benevento da! Sig. Arciprete Fran- 
itefco-antonio Finy, e delle /Ielle ne fu 
•agionato a car. 96. de! tomo XXXIII. 
parte II. Or le medefime accrefciute 
qui riveggon , col titolo ìnfrafcritto, 
la pubblica luce: Lezioni fcritturali fio- 
vra il /agro libro dell'Efodo , eompojle e 
Meritate nella fanta cbieja metropolitana di 
"Benevento dall'Emo e Rro Sig. Fr. Vin¬ 
cenzo Maria, dell'ordine àePredicatorìy 
Vefcevo Pcrtuenfe, della S. R. C. CardL 
Orfini, Arcivefcovo y ^BENEDET¬ 
TO XIII. Sommo Pontefice. Parte prt* 
ma . Edizione terrea . In Roma , nella 
fiamperia di Rocco Bernabò , a Jpefe dì 
Francefco Giannini, mercante-libravo di 
S.S. 1724. in 4. Dal Giannini è inti¬ 
tolata la prefente edizione alla S. R. 
M. di Giovanni V. Re di Portogallo ; 
fegue la prima dedicatoria del Sig. 
Arciprete Finy al P. Cloche, fu Ge¬ 
nerale deir ordine Domenicano , la 
prefazion del medefìmo, con alcune 
poefie in lode dell’autore , allor Ar¬ 
civefcovo e Cardinale, che tutte an¬ 
che leggonfineH’anteriorredizioni. Lèf 
Lezioni di quella prima- parte fonè 
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in numero di trenta, eriempion 212, 
pagine. 

Lezioni Scritturali ec. parte feconda : 
Son quelle in numero di ventìcinque; 
le pas;g. fono 198. fenza le prefazioni 
del Sig. Finy , e altre poefie , come 
fopra. 

Lezioni Scritturali ec. parte terza. Soli 
altre otto Lezioni, in efpofizione 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’quefiti teologici , 
e’J terzo delle cofe notabili. 

Attendefi in breve il terzo tomo 
! de’ Morali dì S. Gregorio y volgarizza¬ 
ti da Zanobi di Sfrata , nella forma 
ftefia in 4. in che s’impreffero anch^ 
i due precedenti , a cui anche ferve 
d’efemplare l’antica unica edizione di 
Firenze in foglio fatta per Niccolò dì 
Lorenzo della Magna nel i486. E a que¬ 
llo poi fra poco faccendofi fuccedere 
I quarto tomo, fi avrà compiuta que¬ 
ll opera così pregevole. 

Stanno anche per ufcire fra poco 
;!’ infrafcritti due libri: Il Decreto di 
Graziano, difpojlo in libri V. fecondo le 

4 ■ - K 6 De- 
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Decretali di Gregorio IX. dal Card, 
Giovanni Turrecremata. Vi'fi aggiun¬ 
gono note crìtiche y cronologiche, e geogra¬ 
fiche $ altro autore ; brevi, ma utili agli 
Jludiofi del diritto canonico te finale ; 

L’altro libro fi è il Comentario dì 
Monf Fontanini (opra un difco votivo 
criltiano, trovato in Perugia, e farà 
fregiato di piu tavole in rame. 

Ufcì non ha molto l’opera che {te¬ 
glie , di cui è autore Moni. Filippo 
fi Amfiafio y Arcivefcovo di Sorrento» 
Apologia di quanto V Arcivefcovo di Sor¬ 
rento ha praticato con gli economi de be¬ 
ni ecclefiajlici di fina dìoccfi „ confiegrata 
atta Santità dì N. S. Papa Benedetto 
XIII. Roma, 1724. in 4. Non v’èpo* 
ito il nome dell’impreflbre . 

Dal Sig. Ab. Domenico Giorgi r fog¬ 
ge tto da noi piu altre volte ramme¬ 
morato per fua moka erudizione fa- 
era e profana > srè impredo f anno- 
mede fimo un trattato fopra gli abiti 
fiacri del Sommo Pontefice, paonazzi e rie¬ 
ri % in alcune fiolennì funzioni della Ghie- 
fa, giufitìficatì con Vautorità degli antichi 
rituali, e degli ficrittori liturgici. L’irru 
preffore è Girolamo Mainardi, e la 
forma è di 4. pagg. 66. fenza la de¬ 
dicazione e l’indice de’capL 

Nella fteflà forma, e per Io mede* 
fimo 
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mo imprettore , Tanno fimilment? 
724. fu pubblicata T Ifloria della vi 
:, virtù} e miracoli del B. Andrea Con- 
, Sacerdote profeto del Serafico ordine 

’l Patriarca S. Francefco, defcritta da 
.nton Maria Bonucci , della Compa¬ 
ia di Gesù . Il volume è di pagg,' 
06. fenza la dedicatoria dell’ autore 

i TEminentifs. Conti, degniffimo ger¬ 
moglio di quella fletta famiglia che 
li fruttato il B. Andrea *, e fenza I* 
idice de’capi. 
Fin Tanno 1703. il Sig. Aleffanàro )'afcoli divolgò in quella città un Tuo 
'eve Saggio di Nletafifica . Or egli 

ilo fletto fa fuccedere altro fuo dot- 
I trattato, con quello titolo: Della 
tura de i no fri / enfieri, e della manie- 

con cui s*cfprimono , riflejjioni metafi- 
be di Alettandro Pafcoli . Libro fe¬ 
ndo . Si efpone un breve faggio di Logica 
ii Logijìica , fittilo filile del libro prece- 
nte di Metafisica, per ben guidare tira- 
acuito umano a rettamente filefefare > 
ila Santità di N. S. Benedetto XIIL 
mtefice Maffimo. In Roma, prejfo Gio, 
raria Salvioni , flampator Vaticano y 
24. in 4. La Logica è pagg. 115. 

. aza le prefazioni e l’indice pollo nel 
incipio. Siegue, come feconda par- 

. > la Logilìica, con nuovo frontifpL 
aio : * 
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zio : Della natura de i nofiri penfieri, 
t della maniera con cui s'efprimono per 
Algebra fpeciofa , ovvero faggio di Dogi, 
flica ec. per ben guidare il raziocinio 
umano, ed iti particolare in materie di 
ffica e matematica. E quella feconda 
parte è pagg. 84. 

IlSig. Can. Giovannavtonio T e defchi y 
da noi mentovato con lode a car. 441. 
del tomo XXX. per la fua efatta tra- 
duzione dell’EpifloIe di Plinio, dipoi 
con ugual felicità imprefe una fimil 
fatica, la quale nell’anno mèdefimo 
diede a imprimere a Girolamo Mai- 
nardi con quello titolo : Lettere di CX, 
Aurelio Simmaco, fatte di latine vol¬ 
gari , e dedicate all Illufirifs. ed Eccel¬ 
lenti/}. Sìg D. Marcantonio Borghefe, 
Principe di Sulmona, Grande di Spagna 
di prima elafe, Intimo ed attuai Confi- 
gliere di fiato per S. M.C.C. dal Can. 
Gio. Antonio Tedefchi, e tra gli Ar¬ 
cadi Ortiloco Eleo, in 4. pagg. 252. 
fènza le prefazioni, e la vita dì Sim¬ 
maco , nel princ ipio ; e fenza un indi¬ 
ce de’ capi delle materie che tratta j 
Fautore nelle fue lettere , nel fine. , 

Di Giovanleone Semprorj, poeta Ur- . 
binate a’ Tuoi giorni di molto nome, j 
«.del fuo poema im predo col titolo 3 
dì Boembudo o <X Antiochia dìfefa, e si' 



Artìcolo XV. 399 
incora de’ fuoi fonetti con quello dì 
le Iva poetica , leggali il giudicio che 
ìe dà il Sig. Arciprete Crefcimbeni 
1 car. 188. dell’Iltoria della volgar 
joefia , della feconda impresone . 
filivi anche fi rammemora una fua 
ragedia, intitolata il Conte Ugolino * 
cui argomento è prefo dal Canta 

CXXIII. dell’Inferno di Dante. Or il 
ig. Qiiovanfranccfco Sempronj , proni- 
ote dell’autore, la mette in luce con 
uefto titolo : H Conte Ugolino , trago, 
ia di Giovanni Leone Sempronj, de- 
'cata alVE 0 e Principe , il Sig, 
ard. Annibaie Albani, Camerlengo di 
Chkfa . In Aoma , appreso Giovali 

laria Salvioni, 1724. in 8. pagg. 135. 
nza la dedicatoria dell’editore, ef 

sgomento della tragedia, col ritrat- 
I dell’autore in rame. 
L’Eminentifs. Annibale Albani, il’ 

qtale moftra di non tralignar punto 
. quella grand’anima di Clemente 
L Pontefice Malfimo di memoria 
mpre gloriofa e felicifiima ,• fuo zio, 

intraprefa l’edizione d’uu’ opera , 
e quanto reca di luftro alla città 

iEJrbino; fua patria , altrettanto por-t 
d’accrefcimento alla fama del luo 

-iià rifilino nome. Suo principale di- 
f;no egli è di pubblicala ripartita- 
I i ia 

I 
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In quattro volumi; il primo de’qua¬ 
li contenga ciò che appartiene alle 
notizie generali, e in ilpecie al fito t 
bruttura della città d’Urbino *, il fe¬ 
condo le vite e le memorie de’ Prin- 
dpi che in quella tennero Tua refi- 
denza; il terzo quelle de3 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 
de5 medefimi cittadini; e forfèlaltre 
ancora di coloro, che nati altrove, 
fi elefsero di abitare in Urbino , o 
per ricevere, o per dare coltura alle 
profefiìoni illuftri ch’efercitarono. Ed 
ora trovandoli materia fufficiente per 
Io primo tomo, a cui per comanda¬ 
mento del fuo, gran zio dato avea fe¬ 
licemente principio , s’è rifoluto di 
darlo alla pubblica luce, divifo co¬ 
me in quattro parti , delle quali la 
prima è X Encomio che Monf BernaÀ 

p* ’ divo Baldi, Ab. di Gualì: alla , d’Ur¬ 
bino fua patria, fcrilfe e pronunziò 
alla prefenza di Francefcomaria Fel- 
trio della Rovere , ultimo Duca d* 
Urbino ; il quale fu la prima volt3 
fhtmpato in quella città del 1706. 
e poi nel tomo' XV. del Giornale , 
a car. 252. fe ne diede 1’eftratto. 

par- 
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•arte feconda è la Defcrizione del pa- p. 37, 
izzo ducale dìUrbino del medefimo 
lonf Baldi; il quale opufcolo filin¬ 
i-ito a car. 503. del volume di Verfi 
prof e di Monf. Baldi , ftampato in 

renezia per Francefco de’ France- 
:hi, 1590. in 4. La terza è la Spie- 
vzione delle Jcolture contenute nelle P-79* 
XXII. tavole di marmo e baffi rilievi 
llocati nel bafamento ejleriore del pa¬ 
zzo di Urbino, che rapprefcntano mac¬ 
ine e molti altri frumenti di guerra 
ettanti all'arte militare antica emoder- 
, da Monf Francefco Bianchini, 

ronefe ; fatta già in idioma latino , ed 
1 dal medefimo trasferita in lingua ita- 
ila. La quarta contiene alcune No- 
ie e pruove della corografìa del Duca- "* 
di Urbino, e della longitudine e lati- 
ime geografica della città medefima, e 
'le vicine, che fervono a ftabilire quelle 

1 tutta la Italia , comunicate da Monf. 
iancefco Bianchini. Queftoèilfron- 
t ’pizio del tomo prefente : Memorie 
c cemeriti la città di Urbino , dedicate 
c, a Sacra Reai Maeflà di Giacomo III, 

della Gran Brettagna Ùc. In Roma , 
f !f° G io. Maria Salo ioni, 1724. in fo¬ 
li gr. pagg. 147. fenza le prefazioni 
: l’Eminentiflìmo editore, con 146, 

X' ole in rame oltre ad altri fregi 
pu- 
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pure in rame, fparfi per queft’opera > 
la quale per verità s’è imprefla con 
reale magnificenza. 

Il P. Fr. Malachia d'Inguimbert, da 
noi fovente Iodato, per Te ftampe del 
Bernabò, l’anno fieflò ha pubblicata 
in 8. una fu a Relazione della vita e 
morte di F. Colombano, monaco profcffo 
della badia di Buonfollazzo ; e l’ha de¬ 
dicata alla Sig. Principefia di Piom¬ 
bino. Il libro, fenza le prefazioni, è 
pagg. 167. 

Ma non fòlo il pio e dotto religio- 
fo fta intefo a pubblicare le cofe fue ; 
ma anche fi procaccia della lode in 
far pubbliche le cofe altrui. Imperoc¬ 
ché venutagli alle.mani l’Ifioria del 
monafiero di Settimo dell’ordine Ci- 
fterciefè , latinamente fcritta dal P. 
Niccolò Baccezio, Monaco e Abate del 
fuddetto monaftero, fha voluta do¬ 
nare alla luce, illuftrata di fue eru¬ 
dite fatiche; e quefto titolo le pre¬ 
fitte: Nicolai Baccetii, Fiorentini , ex 
ordine Ciflercienfi Abbatìs , Septìmiant 
hi fior i£ libri VII Hanc notis , varili 
obfervationibus, & prefationc illuflravit, 
necnon a temporis ludibriis vindìcavH 
editor Fr. Malachias d’Inguimbert, 
Carpentorattenfis, ejufdem ordinis Mona- 
cbus, facrt theol. Docior , Magni He- 
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turU Ducìs Theologus, necnon primurn 

\n wiiverfitate Pifana, tum inlyceo Flo- 
enfino, publicus theologi& Profejfor. /io- 
n* , e# typographia Hocchi Bernabò , 

; 724. in fogi. pagg. 277. Ma in ol- 
re fi premettono, fa dedicatoria deir 
ditore a S. S. Papa Benedetto XIII. 

la fua prefazione , in cui éfpon- 
;onfi non poche notizie fpettanti a 
uefl’opera e all’autor filo : indi af¬ 
ra prefazione del P. Ab. Baccezio 
1 celebre Ab. Ferdinando Ughelli, 
* cui tempi egli viffe . Nel fine an- 
he fi legge un indice affai copìofi» 
elle cofè principali neiriltoria con- 
•jnute. 

Chiudanfi fé novelle letterarie di 
luefta città con la relazione d’un* 
pera cominciata a imprimerli, ma 
he al finimento defiderato condu- 
imdofi , mofio è per ornare e arric¬ 
chire la nobil. favella della nofira Ita¬ 
li. Il filo titolo è quello : La Cru- 
a Provenzale , ovvero le voci, fraft y 
rme e maniere di dire che la gentili/- 
na e celebre lingua tofcana ha prefà 
illa provenzale, arricchitè, e illu/lra- 

j , e difefe con motivi , con autorità, 
I con efempi : aggiuntevi alcune memorie 
i notizie i/loriche intorno agli antichipoe- 
1 Provenzali, Padri della poejìa volga- 
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ve , particolarmente circa alcuni di quel¬ 
li , tra gli altri molti, che furono dì na¬ 
zione Catalana, cavate da mfs. vatica¬ 
ni, lauretiziani, e altronde : opera di D. 
Antonio Batterò » nobile Barcellonefe, 
Dottor in filofofia e nell'una e l'cl*rn leg¬ 
ge , Canonico e Sagrejlano maggiore de la 
cattedrale di Girona, ed Efiminàtoreft- 
nodale della medefima Dioce/ì ; detto fra 
gli Arcadi Iperide Bacchico. Volume 
primo. In Roma., nella /lamperia di Anto¬ 
nio de’ Rofi, 1724. in fogl. pagg. 173. 
Cinque fon le parti di quetto primo 
volume: 1. la Prefazione dell’autore, 
la cui molta erudizione farà che in 
altro tomo fe ne dia della fletta un 
piu dittinto 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’amiflà, e convenienza che han¬ 
no tra di loro; 5. un Catalogo della 
maggior parte delle voci provenzali 
ufate dagli fcrittori tofcani. 

DI 



DI TORIN O. 
Il Sig. Mar io-aure lio Campiani, fic- 

:ome in quella Regia univerfità per- 
ettamente ha adempiuto le veci a un 
ottimo Profeffore nelle fue cotidiane 
ezionì, così anche ha voluto render 
onto al pubblico del Tuo zelo ed eru- 
lite fatiche nell’iftruire quella gioven- 
u Itudiofa*, e infieme dare un nobil 
aggio del fuo valore nella fcienza' che 
ui profelfa, co! donare alle ftampe 
opera che fiegue : M. Aurelii Cam- 
iani, Privernatis Itti, & AntecejToris 

yaurìnenfis, de officio & poteflate magi- 
vratuum Romanorum , & jurifditi ione, 

, \bri duo: ad Invitiijjtmum & Auguflif- 
\71um Vitiorium Amedeum Regem. Au- 

i pft£ Taurinorum , ex fypographia Joan- 
, i s Radix y fub figno Angeli Cuflodis > 

724. in 4. pagg. 498. lenza le pre- 
^ jzioni e l’indice delle parole memo, 

libili. Lopera è tratta da ottimi fon¬ 
quali fono le leggi romane, e gli 

itìchi giureconfulti , aggiuntevi le 
ofizioni e autorità de5 migliori fraf 

v oderni ; maneggiata con critica 
olto fina , e con erudizione non 
>lgare; e però degna che in parti- 
lare articolo in alcuno de’ luffe- 
lenti tomi del Giornale fe ne in- 
rmi piu diftintamente il pubblico > 

DI ! i*r 
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per óra di quello che il primo libro; 
e a Tuo tempo altresì del fecondo, 
? mando l’autore atterrà la promefla 
atta nella fine del prefente volu¬ 

me , di farlo a quello fuccedere. 
Il Sig. Pierfmone Roubault , chirur¬ 

go di quello nollro Sovrano , e Pro- 
fettore 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 peritiamo, della quale per co¬ 
mandamento Regio n ha fatto fanno 
1723. un corfo intero nel pubblica 
teatro anatomico. Ma il piu mirabi¬ 
le dì queft’uomo fi è la maniera di fa- 

<4re 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 vafi piu tenui e capillari , con 
illupore de'piu intendenti, di che ne , 
diede piu d un faggio nel fuo corfo 
anatomico. E di quella fua manie¬ 
ra vantafi defferne egli fautore, nè 
da altri mai fino ad ora effere fiata 
adoperata; e promette a fuo tempo 
di comunicarla a profeffori. Egli è 
altresì finventore delle fcoperte con- 1 

< tenute nel libro che noi qui fiamq ! 
per riferire 3 e le quali 3 allorché egli 1 
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a in Parigi, comunicò a quell'Àc- 
demia Reale delle fcienze , come 
io vederli nelle Memorie della me- 

[ lima. Il titolo del libro è quello : 
Nervazioni anatomico-fifiche di Pietro 
none Rouhault, Chirurgo di S. M. e 
rurgo generale delle fue armate , Pro- 
ere di chirurgia nella Regia unìverfi- 
di Torino, chirurgo giurato di Pari- 
, ed AJfociato nell* Accademia Reale 

ile fcienze : dedicate alla S.R. NL di 
\torio Amedeo, Re di Sardegna, &e. 
r\ Torino, per Gìo. Francefco Maireffe , 
[24. in 4. reale, pagg. 112. fenza le 
« tere, dedicatoria, e al lettore. In 
pila feconda lettera egli afferma 
: ;rgli coliate le Offervazioni prefen- 

a meditazione di dieci anni e piu. 
: ca in oltre due ragioni per cui ha 
: i dettata quella fua opera , anzi 
1 l’italiana favella , che nella france- 
è fua nativa ; cioè primamente di 
3iefare al pubblico il profitto che 

» va faccendo nella nobil favella d’ 
It ia ; e in fecondo luogo per farli 
t 5IÌ0 intendere da’ fuoi fcolari chi- 
i gi, de quai la maggior parte igno¬ 

ri il latino e 1 francefe. Quelle Of¬ 
fe 'azioni fono fei. La I. è della pia¬ 
nta e delle membrane del feto. Di¬ 
ri lira con evidenza il noltro noto- 
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mifta, d’alrro noneffèr cómpofta la 
foftanza della placenta, che di vali 
fanguigni; e di tre membrane invol¬ 
to edere il feto, cioè del Corion, mem¬ 
brana reticolare ; della media , eh’è 
fottiliflìma, diafana, e Erettamente 
attaccata all’intèrno del corion, maf- 
fimamente colà dove ricuopre la fn- 
perficie concava della placenta \ e dell* 
amnios, membrana fottiliflìma anch* 
ella e trafparente, e che Tacque e ’I 
feto infieme dentro fe racchiude. La 
II. deferive il tralcio ovver cordone 
umbilicale. Qui inoltra Terror degli 
antichi, i quali da certe macchie di 
varia grandezza e diffomigliante co¬ 
lore in elio apparenti, credeanfi in¬ 
dovinare ? non folo il numero e ’l fef-, 
fo della prole , ma eziandio f inter¬ 
vallo che paflar dovea fra l’un parto 
e l’altro. Nella III. fcuopre l’autore 
la materia, di cui nutrefi nel ventre 
il feto ; confuta gli antichi i quali lì 
credettero che ’l feto ricevefle per boc¬ 
ca l’alimento, riferendo , in prova , 
eflerfi veduti de’ feti ben allevati e 
crefciuti fenza bocca o apertura on¬ 
de aflorbir.l’alimento poteffefo ; indi’ 
con ragioni fue particolari combatte 

che afiègnano 
uterino. Onde* 

1 opinion de moderni; 
al feto un fogo latteo 
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conchiude, il feto nutrirli d’una 1 iti 
fa dolce e lottile, col fangue màter* 
no recatagli per la vena umbilicale.- 
Nella IV. prova, che’I fangue della 
madre portafz al feto mediante i per^ 
rotimenti che foprà la vena e le fue 
‘adici fanno le arterie : dal che rac- 
:oglie, che la forza con cui arrivai! 
'angue al feto , fempre è proporzio¬ 
nata a qualunque flato egli fi trovi. 
sJelIa V. conferma il fentimento del 
uo dotto maeftro, il Sig. Mery, in¬ 
orilo al paflaggio del fangue pe ’I fo- 
'ame ovale, non già per abbreviare 
a circolazione ad una parte della ma fi¬ 
li del fangue , ma bensì per Ampliare 
1 facco deliro, la fua auricola, e ’l 
ventricolo deliro; e nel tempo fteflb 
inire le forze del ventricolo finiftro 
l quelle del deliro, onde allargati re¬ 
lino tutti i vali del corpo. Nella VI. 
>flervazrone finalmente fautore alle¬ 
ga la cagìon vera del parto ; e dice, 
uefto non provenire , nè dall* utero 
roppo dilatato, nè perchè abbifogni 
lì refpiro il feto ; molto meno per¬ 
ché fia il medefimo già maturo eper- 
etto ; ma unicamente dalla contra¬ 
zione dell’utero, cagionata dagli fli- 

and amenti e rìtiramenti delle radici de* 
'"ds ^afi umbilicali. Le fcopertediflefein 

Tomo XKXVL S que- 

I 

'h 

tii 
o&; 
indi: 
ittt 
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quellé fei offervazioni, fono come in 
abbozzo nell’Accademia Reale delle 
fcienze, negli anni 171 $. 1717. 

Anche la Spagna dà a noi un affai 
dotto fcrittore , acciocché nobiliti 
quelle ffampe con fue fatiche. Que¬ 
sti fi è il Sig. March. Santa-croce ,, 
Cavaliere peritilfimo nelle mattematì- 
che e neH’iftoria facra e profana, il 
quale tuttoché nelle p affa te guerre fof- 
tenuti abbia i principali impieghi tic- 
gli eferciti del fuo Monarca , tutta¬ 
via non ha mai abbandonata fa lette¬ 
ra degliltoriei antichi e moderni dì 
qualfifia nazione, per compilarne: 1’ 
opera, di cui porgiamo qui bfeve no¬ 
tizia : Reflexiones Militarci, ec. cioè 
ÌUfleJftoni militari del Marefciàl di Cam¬ 
po D. Alvaro Navia Offorio, Vifcon- 
te di Porto, e Marcbefe di Santa Cro¬ 
ce de Mercetiado te. Parte prima dedi- 
cata alla Mae/là Cattolica dì Filippa 
fa. Tomo I. libri /. IL e ILI. 
fio, per Giovanfrancefco Mairejfc **724. 
in 4- pagg. S4°* fenza. la dedicatoria, 
e ’I giudicio ed elogio latino Che di t 
quell opera e dell’autor fuo dà il P. t 
Carie-giacinto Ferreri, della Gompa- ( 
gnia di Gesù. Quella grand opera fa- / 
rà comporta di venti libri'» che m ( 
piu volumi faranno diftriburti, e de* 

gli 
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gli ftefiì fe n ha una diftinta idea nel¬ 
la préfazlón che l’autore premette 
nel tomo prefente. 

Per Io Maireffe parimenti l’anno 
fteffo in un volume ìn 4. dì pagg. 
l%6. fi fono date alla ftampa Oratto- 

< nes P. Jofephi Ghìabergae, S. I & 
tarmai genetbliacnm ejnfdem auttoris. 

pi D I TREVIG I. 
li?" Egli è impercettibile il fentimento 
di dolore con cui videfi rellar priva 
del fuo amato Pallore Monfi Fortu¬ 
nato' Morqfiniy quella città e dìocefi, 
allorché da Papa Innocenzio XIII. di 
gl. m. fu trasferito al reggimento fpì- 
rituale della chiefa di Brefcia. Par¬ 
tì egli accompagnato dalle lagrime dì 
tutto quello popolo, il quale non è 
mai per perdere la rimembranza dì 
chi nel fuo non sì breve fpazio di quat¬ 
tordici anni in circa governato avea- 
lo con zelo, dottrina, e virtù Ango¬ 
lari . E teltimonj dì quello dolore e 
di quelle lagrime fono gl’infraferitti 
componimenti recitati in fua lode. 
In Translatiorte - de ecclefta Tarvìfù ad 
ecclefiam BrixU llluflrifs. & Reveren* 
difs. DD. Fortunati Mauroceni, Epìfco¬ 
pi y jujfu llluflrifs. Capituli Tarvìfini t 
Oratìo Primkerii diti* ecclefit. Primi¬ 
cerio della cattedrale.è il Sig. Temi* 
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zio Milani , fuggetto ragguardevole 
per nobiltà e per dottrina. Tarvifii, 
typis Gafparìs Piante, typograpbitpìfco-. 
palir, 1723. in 4. pagg. 16. 

11 Pianta fimilmente fu l’impreffo- 
ig di quell’altra orazione, chè è di 
pagg. 22. in 12. Ad Illuflrift. ac Re- 
verendìfs. Fortunatum Maurocen'p.m, an- 
Zeqmm Tarvìfio Brixiam Epi/copus con- 
cederei -, oratio Bernardi Puppi, Cano¬ 
nici Acelani, in Tarviftno fcminario fìu- 
diorwn caufa manentis. ■ 

Componimenti poetici, nelpajfaggio che 
fa Monf. Illujlrìfs. e Reverendifs. For¬ 
tunato Morofinì dalla chiefa di Trivigi 
et quella di Brefcia. Quella raccolta , 
ch'è in 4. di pagg. 32. è confagrata 
al foprallodato Prelato da! collettore, 
S ig. Ab. Vettore Scotti, Gentiluomo di 
quella città , dì cui anche fono' al¬ 
quanti poetici componiménti. 

A Monf Morofini poi effendo flato 
datofucceflore Monf.Augullo'Zacfcd, 
allora Arcivefcovo di Corfu, dal fno 
clero èpopolo fu accolto con le feguen- 
fi orazioni, la prima delIequalrdai'Srg. 
Primicerio Terenzio Milani fu recita¬ 
ta ( Ineunte: munus epifcopale Tarvifma 
ccclefiA Illuflrifs. ac Reverendifr. D.Au- 
gu/lo Zaeco, jam Arcbicpifcope Coréyreu- 
fii oratio diila nòmine lllttftriffVCapim- 

; h 
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li Tarvìfiì. pagg. 20. 

Ad Illujlrìfs. ac Rjeverendifs. Augii* 
fium Archiepìfcopum Epifeopum Zaccum, 
orario Hieronymi a Porta pagg. 18.. 

l Ad Illujlrìfs. <ac Reverendifis. Augii* 
fium Arcbiepifcopum Epifeopum Xaccum, 
cum primum Acelanam ecclejiam ingrede- 
retur, orario Bernardi Puppi , 
Capitulì nomine recitavit . pagg. 24. 
Quello Gafpero Pianta fa l’impreflo* 
re delle fuddette tre orazioni, che 
tutte fono in 12. 

Uv, DI VENEZIA. 
= Go’tomi terzo e quarto s5è termi-. 

; nata l’anno 1724. per Domenico Do- 
j vifa, l’impreffione della prima parte 
t della Tarafrajì da noi altre volte cele- 
,1 brata de’falmiDavidici, cheabbrac- 
j eia. i primi venticinque Salmi, poe- 
. diramente efpofti dal Sig. _ Girolamo- 

afeanio Giufiiniano , e melfi in mufica 
j dal Sig. Benedetto Marcello , Veneti 
\ Patrizi • Il terzo tomo, ch’è pagg. 141. 
0j contiene il falmo quindicefimo coltre 
I. fuffeguenti: i fette apprelTo fonia ma- 

teriàdel tomo quarto, eh e pagg. 197. 
J. Oltre a ciò premettonfi a cadaun to- 
•tj mo akune lettere di varj maeftri dì 
:,.l cappella al Sig. s-Mar cello in lode di 
1 quella fu^infigne fatica, con le lo* 
j rifpofte ,quelle fi fan feguire* fe- 
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parate dalli ratifica , le Parafrafi poe¬ 
tiche de* (almi. Nella, prefazione del 
tomo quarto promettono i nobili au¬ 
tori la continuazione di quella loro 
pia fatica, dando fuora in altri quat¬ 
tro tomi la Parafrafi de’fecondi ven^ 
ticinque fa Imi, 

Abbiamo un volume di poefie dì 
Clearco Froficiemia in 4. divifo in tre 
parti. La prima, di pagg. 464,por¬ 
ta quello titolo: Rime eroiche, mora¬ 
li y e faQre, parte prima delle poefie di 
Clearco. Profcienna, dedicate all* litui 

firifis. ed Eccellentifis. Sig.. Antonio Ràm- 
baldp, del $ R. I. Cónte di Collalto, Si. 
Salvatore, Ray, Credalo , Mufieftre \ 
Colle - 5V Martino in Italia ; Signore di 
Pirnitz, Rudoletz, e Cerna, e Voffiejfio- 
re ipotecàrio della Muta d'Ibbs al Danti* 
hio &c. nella Germania ; Gentiluomo del^ 
la Camera, Cavaliere della Chiame doro , 
Coufigliere intimo di fiato di S. M.C. C. 
e Nobile Veneto\ In Venezia, nella flava- 
peria dAndrea Voteti, 1724.: La fecon¬ 
da parte, di pagg. 304. è intitolatali 
Rime pafloraliy la terza : Trattenimeiì- 
ti da fiala , da teatro, e da sbarra 5 ed 
è pagg. 286, Ciafcheduna parte è pre¬ 
ceduta da una lettera di dedicazione 
allo ftefio, Mecenate, Cavaliere di no¬ 
te merito e d-infigne letteratura, Sor- 
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to ’I nome anagrammatico di Clearco 
Frofcierma fta occulto il vero nome dì 
erudito e dòtto fcrittore, dotato dì 
maravigliofo talento e d’ingegno prò-, 
fondo. Siccome la maniera dì Ieri ver 

» poefie non è la medefima in tinti, 
riputando alcuni troppa fierezza il 
voler obbligare ad un fol genere dì 
comporre qualunque profenore dHiiv 
arte per fe libera e franca ; così que¬ 
llo poeta, difeorde dall’opinione del 
fecolo corrente , s’è compiaciuto dì 
fcrivere in quello ftile che piu gli è 
aggradito. In quanto alle annotaziot 
ni che autorizzano la prima e fecon- 
da dedicatoria, fon effe derivate dst 
purilfimi fonti . PolidoJJ'o Antifatico , 
lotto ’1 qual nome fi cuopre gran letì 
terato, e non meno per virtù intel¬ 
lettuali j che per morali cofpicuo , 
le trafie da una fua bella e diffufa 
Iftoria genealogica, in due parti di- 
(tinta, che ha per le mani. Compa¬ 
rendo egli qui nafeofto , noi non ci 
pigliarti l’ardire di-(velarlo, benché 
la fua perfona fra da tutti conofciu- 
ta , e con lode meritaniente noma* 
ta in varie opere di valenti fcrittò^ 
ri, fpecialmente nella parteIV. dell* 
Anno e erudito del P. Giannetafio , 
nelle Addizioni ah tomo V. dell’ Ita* 

oj S 4 li* 



• 4 *6 Giorn. ; de* Letterati ; 
Jia facra dell'Umbella, ne’ Supplemen- 
li alle Quiftioni iftoriche , geografi- 
che, e genealogiche di Giovanni Sub-* 
’ner, e altrove, per fe memorie e bei 
fcritti ad ehi comunicati. E qui. non 
poffiam Iafciare fbttafilenzio unagiu- 
fta informazione al pubblico,, che non • 
potrebbelì a baldanza lodare la men¬ 
tovata Iftoria di Pclidofo Antipatico, 
sì per Io metodo tutto particolare 
che vi fi tiene,, ch’ècertamenteiimi¬ 
gliore per un tale argomento; si per 

'la, fincerità ed efattezza con cui s* 
efpongono i fatti, e per la gran co¬ 
pia de’ documenti non piu veduti, 
<e ,dell’erudizione tutta nuova che 
per entro vi è fparlal* Con che fi 
comprovano. Ma farebbe altresì da 
compiagnere la fomma difficoltà che 
vieta prefentemente al benemerito 
perfonaggio il mettervi l’ultima ma¬ 
no, a cagion d’effer egli occupato di 
continuo in affari di lemma impor¬ 
tanza, per la Prefidenza che tiene 
in fua patria. Tuttavolta c’è motivo 
difperare, che, diminuita la folla eie* 
medefimi, ritorni un tempo in chi T 
operai infigne fi conduca al fuo fini¬ 
mento, e donifi alla pubblica luce , 
a vantaggio delle lettere e"a decoro 
deÙa tioffra italra.** - - 

K* Il 
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Il Sig. Piemntonìo Miche lotti, vèrlsu 

tiilimo in ogni.Torta dì llud; geome¬ 
trici , e. nella medicina pratica ftima- 
tiflìmo in «quella città , -ultimamente 
ha qui pubblicati due libri a difefa 
di Te fteflo e delle Tue dottrine. Nel 
primo di quelli dottamente rifponde, 
e con modellia degna di vero filofo- 
fo4 a tutti quegli obbietti, i quali, 
contro a certe Tue ingenue riflefiionì 
fovra ’l moto dell’acqua ufcente per 
10 forame d’un vafo, efpofte nell’ope¬ 
ra fua inlìgne De feparatione fluido- 
rum iu corpore animali, riferita nel to. 
XXXIV. del Giornale acar. 208. ha 
11 chiarimmo Sig. Jacopo Giurino pub¬ 
blicate negli Atti fìlofofici di Londra 
dell’anno 1722. da’ quali ha il Sig. 
Michelottì trafcritta la Difefa del fud- 
.detto Sig. Giurino. Dimoftra princi¬ 
palmente e con fodi principi, centra 
il Sig. Giurino, avere il Sig. Giovarmi 
hernoulli ottimamente determinata Ja 
velocità dell’acqua ufcente pe' picco¬ 
li fori de’ vali , e fa vedere la debo¬ 
lezza delle obbiezioni Giuriniane-con- 

, tro la dimollrazìone Bernoulliana-, 
concernente la determinazione dì det* 
ta velocità. Il titolo del,libro è que¬ 
llo: Jacobi Jurini, Regi& feientiarum 
Londiusnfl /melati a fecretìs 3 diserta- 
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-tionìs, de motu aquarum fiuentium.yccn^ 
tra nomiullas Petri Àntòniì Michefotti 
animadverfiones, Defenfio. Accedìt' ejuf- 
dem Michelotti. ad Illuflrifs. atque Ex¬ 
celle ntifs. virum Antoninm.de Comitibns, 
Latritìum, Venetum erudìtiffimum, epìfil¬ 
la , in qua itti ip/i JuriniatU: Defènfioni 
refpondetur.. Venetiis , typis Pìnellorum 
fratrum. y 1724. in 4. gr. pagg. 38.. 
con. una tavola in rame.. 

Dell’altro, libro quello è il titolo :: 
Ragguaglio della natura, curagione ed. 
evento del male d'una Monaca illuflre 
con le neceffarie mediche cotifiderazioni 
i'opra il medefimo , diPierantonio.Mi- 
chelotti , Socio- dell’ Accademia Cefarea 
Leopoldino-carolìna , e delle Reali Ac¬ 
cademie dì Londra e di Berlino. Si ag- 
giunge, una Lettera del Sig.. Francelco. 
Lodovici Medico di Venezia y intorno al¬ 
io Jlejfo male. In Venezia, apprejfo Gian- 
gahrìello■■ Hertz, 1724. in 4. gr. pagg.. 
74. Qui in primo luogo, narra fedel¬ 
mente l’autore tutte quelle cofe che 
hanno preceduto-,, accompagnato, e 
fiiffeguito il male, di quella Monacai 
nobiliffima ; e con la dottrina de’ fe- 
Wf. e con ragioni anatomico-mecca;* 
niche dimoftra., il vero ipale.dejla 
médefima eflere ftato un’infiammagjor. 
ne; di celabro \ e conleguenr.em£nt£ 

' ' ' ' ■ ‘ • ' ^ - prò-. 
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prova la neòèfiìtà di cacciar fa rigUe^ 
che farebbe ftato mutile 1 olio di man. 
dorle dolci , e nociva qualùnque for¬ 
te purgagione, ricordata , ma non 
foftenuta nè con feda ragion veruna'* 
nè con grave autorità, o coftanteef. 
périenza dal Sìg. Teodoro Smacchi. è 
perchè conghiettura, che quegli i qua¬ 
li hanno condannata la Tua ragióne* 
voi maniera di medicare, non abbiali 
tutta la feienza de’ corpifolidieflui- 
di, e de’movimenti in varie guifè dàl¬ 
ie Ior forze prodotti; ha voluto con¬ 
vincerli con quegli Icrittori di medi¬ 
cina, che maèftri dell’arte da ognuno 
s’appellano ; i quali fono Ippocrate, 
Galeno, ed Avicenna . Rimonde pòi 
à quelle obbiezioni che i Tuoi emolì 
&mno pubblicate contro la fua me* 
dicazione, approvata in tutto dal fuó 
onorato collega, il Sig. Francefco Lo¬ 
dovici, di cui qui fi produce una Let¬ 
tera affai dotta, fcritta allautorefo- 
pra lo fteffo male. Finalmente fa co- 
nofeere, che morta la nobile relì- 
giofa ; non perchè ne’ primi giorni di 

1 fua malartia Tè ftato cavato fangnf ; 
non perchè non l’è ftato datò f Olio 

i di mandorle dolci, o fa polvere pat¬ 
tante fuggerita dal Sig. SaiaccWi \ rtìa: 
perchè la fòrza coli la qualè il faiP 
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gue producente l’iniìamniagione nelf^ 
parti interne del capo, .e^pecialmexi- 
to nel celabro’, era attaccato all’in¬ 
terne pareti dell’ arterie capillari , e 
delle vene ad effe corrifpondenti ; e 
perchè la forza di dettoattaccamen- 
to jnon era fuperabile nè da’ falaffi, 
nè da5 vefcicaiiti T nè da tutti quegli 
altri ajuti* dell’arte T che egli faggia- 
mente e prontamente avea tentati. 

DanielisBemoulIii, Bafileenjis, Joh 
fil. Exercìteitiones quedam mathematica * 
Venetiis r apud Domìnicum Lovìfam, 
1724. in 4.. pagg. 94, con. una tavo¬ 
la in rame. Ver fan quelle efercita- 
zionì lovra materie geometriche} 
trattate con metodo analitico, e han¬ 
no avuta la loro origine da alcune 
letterarie contelè , che ebbe il Sigt 
Daniello, nipote del Sig. Jacopo Ber- 
noullì, fòggetto piu volte rammemo¬ 
rato con lodp nel noffro’ Giornale, 
con tre dotti mattiematici di' quelle 
noltre parti, cioè.eo-’-Sigg. Giovanni 
Rizzato e Co. Jacopo Rkcato, daGa- 
itelfranco, e col Sig. Dott. Gìufeppe 
Suzzi, Muranefe, dicuiperòin que¬ 
lla, libro non lì palefa il nome. 

La llamperia di Giovambatiffa Re- 
curti ha prodotta fopera di cui per 
ora diamo poco, piu che 1 pura ti¬ 

tolo. 
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folo. La Chìefa di Gesù Crijlo vendi¬ 
cata nè* fuoi contraffegni e ne’ fuoì dog¬ 
mi contro' le impugnazioni prefentate ne* 
tre, libri di Giacomo Picenino, e fono ■ A] elegia per li Riformatori , Trionfò 
della religione, e Concordia del matri¬ 
monio e del minijlero : opera del P. An¬ 
tonio di Venezia, Minor OJfervante di 
S. Francefco, già Lettore di teologia, 
Difinitore, Commiffarìo generale di Ter¬ 
ra fanta, Confultore , Qualificatore , e 

; Cevjcre del S Ufizio. Quell’ opera s è 
finita d’imprimer l’anno 17 24. in due 
tomi in 4. Il primo tomo arriva fino 
alla pag. Ó20. e nel principio 'fi ha 
la lettera con cui airÉminentifs. Cor¬ 
fini è dalIJautore dedicata quell’ope¬ 
ra ; e un indice de’ capi. Continuan poi 
gli ftefiì numeri fino alla pag. 1116. 
nel tomo fecondo ; e nel fine v’è un 
indice delle colè notabili. Il P. Anto¬ 
nio , nel comporre quell’opera non ha 

1 creduto dover fermarli fu’libri di Con- 
troverfie degli OrtodoiTì per pigliare 
da elfi la notizia de’ fatti iltorici e 
delle opinioni degli EterodolTì ; e mol¬ 
to meno per indi pigliar le autorità 
de’ Concili e de’ Padri : ma , come 
richiedea l’importanza della materia Ìe dell’impegno, ha voluto veder tut^ 
to. ne’ propri, fonti. E per ben.conye- 

S 7 nire. 



422 ^ GlORN. DE* LETTERATI 
nire ne’ principi col pretefo Riforma¬ 
to che prende!! a confutare, fervei! 
de’foli Padri dique’ fecoli, ne’quali, 
per fentimento degli Refi eretici, la 
Chiefa 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. AgoRi- 
no con la cenfura d’Erafmo; el’IRi- 
tuzione di Calvino, l’anno 1557. Ram- 
pata in Ginevra . Jacopo Vicennio , 
Grigione , Predicatore di Soglio, fcrif- 
fe contro le Calvinicbe di Monf Fran- 
cefco Panigarola , Minor Ofiervante,- e 
poi Vefcovo d’ARi, e contro l'Incre¬ 
dulo fenza fcnfa del P. Paolo Segneri f 
della Compagnia di Gesù, nell’ ope¬ 
ra intitolata Apologia per i Riformati, 
Rampata in Coira l’anno 1706. Indi 
fcriffe contro il P. Andrea Semery, del¬ 
la Compagnia dì Gefu, l’altr* opera 
intitolata II trionfo della vera religione , 
Rampata in Ginevra l’anno 1712. Ha 
in oltre dato alla luce altr’opera, che 
porta il titolo di Concordia del matri~ 
monio e del mìnìjlero, Rampata in Zu¬ 
rigo l’anno 1709. ReRò impugnato 
aliai brevemente, per quello che ri¬ 
guarda YApologia, e dal P. Semery col 
libretto intitolato Breve difefa de Ila ve¬ 
ra Religione, Rampato in Brefcia nel 

1710» 
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I 710. e dal P. Giacinto Tonti, Ago fil¬ 
mano , con altro libro , intitolata 
I dogmi della Cbiefa Romana , ec. ftam,- 
pato in Padova nel 1713. Ma in ciò 
che riguarda non fol X Apologia > ma 
anche il 'Trionfo della vera religione , 
lo impugnò affai piu diffufamente i! 
P. Vincentio-lodovico Gotti, Domenica¬ 
no, con l’opera che intitolò La vera 
Cbiefa di Cri/lo , che apparifce ftam- 
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 (pecialmen- 
te XApologia, come quella che vien ri- 
conofciuta effer l’opera fua principa¬ 
le ; e perciò eziandio egli offerva nell’ 
opera Tua la divifione fteffa di capi¬ 
toli, articoli, e numeri ne’ quali 1* 
Apologia è diftribuita : il che molto gio¬ 
va a contrappor le ragioni , efami- 
narne la forza, e formarne il giudi- 
ciò. Queft opera pertanto con tanta 

1 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 ftrittori della Serafica relìgio- 
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ne di S. Francefco. Per altro Pappia¬ 
mo che il degnìlìimo autore ,, il qua¬ 
le non molto dopo la divolgazione 
di quella Tua opera è pattato a co¬ 
glier nell’altra vita il meritato' pre* 
mio dii fue gloriofe e pie fatiche ,? 
molto lagnava!!, e a gran ragione; che, 
oltre agli errori regiftrati nel fine del 
tomo IL. altri ancora e affai notabi¬ 
li vi fiano fcorfi : e ciò imperocché , 
mentre fe ne facea Timpreffione y af¬ 
fari di affai grave premura obbliga-* 
to aveanlo a imprendere un viaggio^ 
inver TOIIanda .. Di quelli errori al¬ 
cuni fi pottono imputare al copilla, 
ed altri allo llampatore. Del primo 
genere fi è quello v dove a car.. 200. 
lin. 1. fi legge Elifeo in luogo di Na- 
tanno, tuttoché la citazione del mar¬ 
gine e’1 fatto sì fedelmente'vengati 
regillrati, che a’dottinonfipuòdare 
occafione di sbaglio. Del fecondo ge¬ 
nere fi è quello alla pag. 581./lin. 8.c 
in cui fi legge : tvtomo-fenza la grazia 
può fare1 opere buone ; e vuoili leggere * 
non può fare opere buone . Similmente*1 
dove leggefi alla pag. 606. Iin..28. co-* 
si parimente ci piace ; dee Ilare cì 
[piace 

Altr opera di molto pregio Tanno- 
Hello da’ medefimi torchi vien pto^ 

' 4 dot- 
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dotta con quello titola : Trattenimen¬ 
to ìflorico e cronologico fulla ferie dell'an¬ 
tico Tefiamento , in cui fi /piegami pajfi 

, piu diffìcili della divina Scrittura, appar¬ 
tenenti alla fioria e cronologia : opera di 
Ce fa re Calino} della Compagnia di Ge¬ 
sù y dedicata all' Altezza Sqrmifs. di 
Francefco I. Duca di Parma, Piacenza 
ec. Gran Maefiro del Sacro Ordine Co- 
flantimano di S. Giorgio * Di quell ope¬ 
ra , la quale è in 4. fimilmente due 
fono i volumi: il primo è pagg. 5:51, 
fenza la dedicatoria , la prefazione, 
e i prolegomeni intorno a varie cofe 
molto utili airintelligenza illorica del¬ 
ta Scrittura. DeHècondo fon le paggr 
166. oltre agrindicL 

Il medefimo ftampatore ha dato 
(felice cominciamentQ ad una riltam- 
pa dell’ Ifi orla ecclcfiafika 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 
iell’opere del P. Lupo col frontifpì- 
lio folito: Synodcrumgeneralium ac pro¬ 
pine ialium decreta & canones , fcboliis, 
totis, ac bifiorica aliarum dìjfertatìone 
Ulufirati per F. Chriftianum Lnpum 
:c. Pars tertia, operum tomus tertìus, 
waipleBcns Synodum fextam 3 feptimam 3 



426 GiòfcR de* Letterata 
& oHavam : /indio àc labore F. (Thó- 
ir\X Philippìni j Ravennatenfis , ejuf- 
dem ordinis . Venetiis projtant apud Jò. 
Bapti/lam Albritium q. Hieron. Ò Seba- 
ftianum Coleii, 1724 in fogl. pagg. 408. 
fenza fa dedicataria deli’autóre al 
Card. Flavio Chigi, e lènza gl’indici 
confueti. ( a ) 

Giovanni Malachini ha intraprefa 
una riftampa de\V Orazioni di Cicero- 
ne , illuftrate con interpretazioni è 
con note dal P. Carlo de Alerouville , 
della Compagnia di Gefu , in tifò 
del Serenifs. Delfino . E già verfo la 
fine dell’ anno paffato fé ne pubbli¬ 
cò il primo volume t b ) in 4. L’edi¬ 
zione è affai bella e corretta , fatta 
in affai buona carta e con buoni ca¬ 
ratteri : e fe la fteffa riufcirà di gran¬ 
di mento al pubblico* promette di fi- 
milmente riitampare Pai tre opere dì 
Cicerone , le quali nella maniera ftefi 
fa illuftrate furono da altri dotti in¬ 
terpreti in ufo dei Serenila Delfino- 
ito 1 An- > 

( a ) E ufcito parimente in quefV'anno con* 
limile' frontìfpizio, il quarto tomo, ch’é 

upagg-4-64» comprefi gl’indici; e abbrac¬ 
cia gli. Atti fi noduli e cattedratici di & 
Leene Papa IX. t J 

( b ) Anche il fecondo volume è ufeitò 
tetro ^weft’a&no 1715. 
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^ Anche i ilPt zzana ci hadato fanrib 
fleild una nuova accrefcìuta ed emen¬ 
data edizione in 12. del\g Commedie di 
Terenzio x efpurgate e illuftrate dal 
P. Giufeppe Giuvency x della medefima 

ijQompagnia. , 
Vedendo il DottXjiovarnbxrtìJla Tiersy 

Tabulo delle parrucche che era invai- 
fo negli Ecclelialtici , mafilmamente 
della Francia , contro del medefimo, 
fcriffe già tempo in Tuo. linguaggio 
frgncefe un libro affai dotto ed eru¬ 
dito i il quale poi TEminentifs. Or li¬ 
ni , ora Santifs. Pontefice Benedetto 
XIII.. fe traslatare in noltra favella e 
imprimere in Benevento , mentre v 
era Arcìvefcovo, per eftirpare lo ftef- 
fo ab ufo dall’Italia, e principalmem 
te dalla fua diocefi . La «fieno poi , 
affunto appena alla Cattedra di S. 
Pietro, con zelo PontefìcalepromuK 
36 tali editi, che in oggi fra le peri 
Enne ecclefiaftiche in Roma non piu 
[i,fy$de un capo ricoperto vanamen* 
He di capelli non fuoì. Ultimamente 
giunte al noftro. ftampatore e. librar 
o Lovifa il libro francefe , e ne fe. 
•fare nuova traduzione , che poi an- 
die mife lbtto a’ Tuoi torchi, tutto¬ 
ché frattanto la verfion prima Bene¬ 
ventana glifoffe data da vedete , eh? 

01- s 
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fin allora eragli fiata ignota.,DeJl’e-i 
dizion prefente quello è ilfroiuifpiz'iòv 
La fioria delle parrucche, nella qual&f 
fanno vedere t origine,, tufo t,la fornati 
V abufo , e ? irregolar ità di quelle. degM 
Eccleflajlici , del Sìg. D. Giamb&tifta 
TierS, D. in T. per ordine delfEpii* 
nentifs. Card. Arche/covo Or fini * tVgcfé 
vo Tuf calano * or a Benedetto'XIH. Ponti 
Mafs. già tradotta dal linguaggio franco* 
fe. Nuova traduzione di Selvaggio Gam 
turani. In Venezia, per Domenico Lo« 
vifa , 1724. in 12. pagg. 475. lenza 
una breve prefazione dello fcrittor 
francefe , e poi altra prefazione affai 
piu diffufa ed erudita di Monf Pom* 
peoSarnelli , Yefcovo di Bifeglia^ all5 
jEminentifs. di Benevento. 
. II gran numero di gramatiche che 
noi abbiamo di noftra favella 5 e la 
varietà de’precetti che in quelle fi 
producono , fembra oggimai che fen 
vano anzi a confondere che a diri-* 
geregli ftudiofi della medefima. Tilt* 
cavia Tempre nuovi libri vann’ufcen* 
do fovra un tal argomento ; nè è da 
lafciare in filenzio quello cl$èsfqg&e : 
Midolla letteraria della ììngm^itglima 
purgata e corretta , con jin c&tpp.tfewtè 
faggio de" firn quattro priwififlik^i$ktti 4 
cui s figgmgp jwa : MùkIl^4ÌicUerefa* 
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migliori, per li principianti : il tutto ori 
dinato con nuovo metodo a prò d'un a- 
mica per opera di Stefano Bofolini, Pa- 
dovano , dedicata al merito fopragrande 
di S.E. il Sig. Francesco Correr , elet¬ 
to Proveditor Generale da Alar. In Ve¬ 
nezia, appreso Sebafiiano Coletì, 1724. 
in 8. pagg. 193. fenza la dedicatoria 
e l’indice de’ capi. 

II Sig. Can. Barufaldi , tette pro- 
moffo alla cattedra di lettere umane 
nett’univerfìtà di fua patria, va tut¬ 
tavia illuftrando la medefima coTuoi 
ferirti. Ecco il frontifpizio duna nuo¬ 
va fua opera fu tal argomento : Vita 
della B. Beatrice Efienfe , feconda di 
quejlo nome, e fondatrice del Venerabile 
monaflero dì S. Antonio Abate in Fer¬ 
rara , fritta dal Dott. Girolamo Ba- 
ruffaldi, Ferrarefe, e dedicata allTllu- 
(Irifs. e Reverendifs. Monf. Girolamo 
Crifpi, Arcivefcovo di Ravenna e Prin¬ 
cipe ec. In Venezia , per Domenico Lo• 
vifa, 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 a Italia e fuori ancora , e 
altresì per Iopere fue date alla ftam- 
pà , alcune delle quali fi riferirono 
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con lode nel noftro Giornale , parlò 
con la fua folira eloquenza e dottri- 
na nella città di Chioggia , delle lodi 
del gran martire S. Lorenzo, nella fo- 
lennità di quel Santo; e tali furon gli 
applauli che ne riportò, che quesSi¬ 
gnori l’obbligarono concortefe violen¬ 
za a dar alle ftampe il fuo difcorfo ; 
come fece, col titolo chelègue: Ora- 
zion panegìrica, fatta per la folennità di 
S. Lorenzo martire nella chìefa diS.Ca^ 
ferina della città di C Mozza nell' anno 
*724. dal Reverendii/s. P. Mì F. Gia¬ 
cinto Tonti , Ago/liniano y Lettor gi^ 
bilafo di Jaera Scrittura nell' wiiver/ità 
di Padova, e Predìcator Cefarpo * data, 
in luce per comando de' Signori della cit¬ 
tà predetta. In Venezia, prejfo Giufeppe 
Corona, in 4. pagg. 19.^ 

Era il Sig. Giovanni Emo, Senato? 
preflantiflìmo di quella Repubblica „ 
in Coflantinopoli, ove con molta glo¬ 
ria e della Patria e fua , appretto la 
Porta foftenea la carica di Àmbafcia- 
dore e di Bailo ; allorché la Fratria ri- 
conofcer volle i fuoi grandi mefiti con 
la porpora Proccuratoria , a pieni vo¬ 
ti ^conferita a lui attente. Avendo e- 
gli dunque gloriolamente ripatriato, 
ipentre fra gli applaufi univerfali di 
tutti gli ordini di quella città andava 
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pigliare ij pofielfo del nuovo colpi- 

uo onore, molti di quelli noftri let¬ 
tati fecero comparire il loro priva- 
j giubilo eon var; dotti componimene 
i. Congratulazione a S. E. il Sig. Gio- 
anni Emo, nel giorno del [no [olennein- 
reffo alla dignità di Procter ator di S. Mar- 
o. pagg. IJ< 

Corona di lodi àlflllujlrij's» ed Eccel- 
mtifs. Sig. Giovarmi Emo, che dopo la 
'sia celebre, ambafceria di Cojlantinopoli 
sejle meritamente la Proccuratorìa porpo- 
a di S. Marco, pagg. 25. Quelli due 
librétti, fenza i nomi de’loro autori, 
ono Itati imprefiì l’anno Hello 1724. 

nella ftefla forma di 4. per Biagio» 
vf aidura. 

Raccolta di componimenti poetici in 
ode di S. E. il Sig. Giovanni Emo , in 
ccafione del fuo folenne ingrejfa alla 
rocuratia di S. Marco . In Venezia , 
>er 'Domenico Lovifa , 1724. in 4. gr. 

pagg. 40. 

ii^Rl V E RO N A. 

Il tomo feconda del Teatro ìtalianoy 
) fia [celia di tragedie per ufo della fce- 
na , promefla nel tomo del Giornale 
precedente a quello, ufcì poco dòpo 
dalla (lampa di Jacopo Vallarfi, ed 

ml(l* è pagg. 
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è pagg. 424. (a). Anche,quello to¬ 
mo dallo ftampatòreVallarfi con.brie-5 
ve lèttera dedicatoria è confagrata 
al Sig. Co. Antonìo-rambaldo diCol- 
laico , in cui fembra che in oggi le 
Mufe iraliane tutte ritrovino amoro^ 
fo ricovero e valido patrocinio . , 

Alcuni opufcoli d’argomento mèdi¬ 
co in 4. fono flati dal Sig. Sebafliano- 
Rotario ultimamente pubblicati^ de*, 
quali la profefiata brevità poco piti; 
ci permette di dare , cl^e Tfemplice, 
frontifpizio. Avvertimento IV. del me* 
dico padre Sebaftiano Rotario , dato, 
pubblicamente a ì fuoi amatijjimi figliuoli^ 
l'anno 1717. divifo ora in due lezioni 9 
intorno alla vanità de' rimedj di gran co- 
fio j e di non poche compofizioni medici- 
vali } con ì loro fofiitutì . Alt tllu/lrìfs. 
Sig. Dionifio Andrea Sancaffani, mìo ri- 
veritijjimo amico 3 che da Gaietto farebbe 
dinominato Sincerus veritatis amator 

(Gal. 

( a,) Si è divolgato in quell’anno anche 
il tomo ter^o e ultimo, contenente il So- 
Umano del Co. Prcfpero Bonarelit i V Àl- 
fippa di Anfaldo Cebà j V Arìfiodemo dèi 
Co. Carlo Dottori ,• e la Cleopatra del 
Card. Giovanni Delfino , non piu ftani* 
pata . Il volume è pagg. 376. té»za la 
dedicatoria al chiarifs. Mecenate Sig% 
Co, di Collalto. 
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jkl, anfàng. &c. pag.ml61. j perquel- 
imore, e per quella filma e gratitudùie 
’ie gli fi profeta . In Verona , per lìfro¬ 
lli Merli, 17 24. Cìafcheduna delle due 
zioni è pagg. 30. vi è in oltre una Con- 
nuazione della lezione feconda, ch’è ai¬ 
re pagg. 36. 
Infegnamento 1. del medico padre Se- 

aftiano Rotario a ifuoi figliuoli} intor- 
o a quella Jpezie d'idropifia che va col 
ome dtafcìte. Alt llluflrifs, Sig. Giovam- 
atifia Morgagni , pubblico Profeffore in 
rimo luogo di notomia nella univerfità 
i Padova , vera idea di un notomifla (t 
ttimo gufo, di cui direbbe Galeno : Qui 
.ccuratius in diffeftionibus verfatur. 
Et plurima invenit, qux apud ma- 
ores noftros non fuere inventa ( de ufi 
art. pag. m. 3 2. & 14. metb.pag.m. 92. ) 
n Verona , ec. pagg. 3 2. 

Lettera di Sebauiano Rotario a} 
iig. Francefco Merlo, medico poco ere- 
lente bièlla medicina, affai gurdingo, fin¬ 
ger ìffimoe del pari onorato , intorno a 
ptel 'libretto che ha per titolo : Ricordo 
novello a medici pratici ec. In Verona , 
2c. pagg, 16. Ver fa. anche quello fu 
Io ftelìb argomento del fecondo opu- 
fcolo.. 

Il libretto era ufeito l’anno ftefTo , 
ì&ttalajdata di Vicenza, per Tom- 

mafo 
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malo Lavezari, flampatore camera¬ 
le, in 4. pagg $6. con quello titolo. 
Ricordo novello a Medici pratici per la 
cura dell'idropisìa uterina , propojlo ed au• 
tenticato in un cafo arduo.j mojbrwfó p e 
degno d'(Nervazione, da Fràn .efco Sca¬ 
relli , Protomedico degli qfpifalì pubblici 
di Verona. t • 

fu % ,!<$.■£ \ % 

I L F I N E. 

if *.<■ e ^♦itSv\5ÌOJe j «t 

t's-fiiios & 

AVVERTIMÉNTO. 
NeH’articoIo V. del tomo XXXIV. 

eflendo occorfi alcuni falli di ftar»pa,i 
quali per inavvertenza fi è tralafcìato 
di correggere nel tomo fuffeguente, de1 
medefimi ora qui noi ae diamo Tarn, 
menda.. 

-c=z-«— CI 



:orda , àicafì nominando » la corda 
Alla Un. 8. in vece di a ~z • 
ro • , ,h aV~T~ 

aCciafi x-ty** t u 
■ . " 

57» vece 
-•£r 

aa-ZZ 
a yf 1 

accia/i y~Z\Jaa-xz 

vr 

A e. a 

-, ;i;:V 

!.. , »: Ì'A, 

, ■ '« ;i- 

' / r+^ 

'oneggafi « ‘ , 
}/ l + l/x 

4 3 li i 

tc.tot.U5'irt luog$ di provare, iSg#gfritrovare. 

oim? 

Ac. 204.1.17 maz 
l/a Li 

wre&gi 4^= ; ^ '/V 
a t t 4 

[/!>; rr . 1 r , « 16 sH 

Ac.20$.l.<ì. tJdx 

'!)1ÌÌSK^ wl\d—». « ^ 
J/f f^4 4b. » •v Y\1 ' ì V Ò9 

_ . V correggi x\dj 

■& h- al- 



ERRORI occorfi nel tomo XXXV. 

pag. Uh. Errar* 
j' eduzione 

16 t6.ij dàlie 
27 dell* 

jr 1S affai affai 
49 18 de' 
$5 j Navara 
52 io 1 Omnia 
95 7 nella < ' 
9 5 22 S trenta 
97 *0 di 

22 
99 * acceflit 

103 2+ de* 
113 8 quella^ 
11 5 21 f^alendariuM. 
126 28 ancora 
131 7 So 
133 12 o alzato o riftorato 
15 J 15 tonache 
i$4 4 effo 
179 2 3 Sede 
191 8 critto 

Correzione 
educazione 
delle 
dall' 
affai 
delle 
Novara 
Omino, 
nelle 

Screma 
da' 

ami te 
eetejjìt 
di 
quelle 
^alendarnm 
antera non 
Io 
o alzò, o xiftorò 

tuniche 
erta 
Fede 
fcritto 

219 li dell’regno del regno 
242 31 dezuto veduto 
*59 aja area 
307 IS 1474. i$74* * ' . 
400 t dalle delle 
402 24 di fteffo i di fé Hello 
414 4 - Ver fa' Verte 
412 r9 dall' dell’ 
428 3 T Malatefla Malatejli 
430 19 Venezzano Verrazzano 
43* 9 Silvit Guide 
440 3° 47 20 1720 
4^2 5 XXXHI.partelI. XXXIII. 
4«3 3 T anni. ari no 

47 S 19 nel i del 
482 11 pubblicata pubblicato 
4?4 7 compillata compilata 
490 7 tempo tempi 
5«4 io Filippini Philippini 
518 i 70 7 9 
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T A V O LA 
P S> ) ,u OMavA * 

LIBRI , TRATTATI èc. 

De* quali s’è parlato in quejlo 
T rente/ìmofettimp. T omo. 

I titoli fegnati dell’ Afterifco * fono 
que’ de’libri riferiti foiàmente nelle 
Novelle letterarie, e de’ quali non fi 

. è fatto articolo a parte. 

i 0 
* Adbisoh: Catone) tradotto da Anton- 

m«ria Salvini y inglefe e italiano. 434 
* Alamanni ( Andrea ) delle lodi del G. D. 

Cofimo III. ; 434 
* Alpani ( Tommafo-marìa ) Moria degli 

anni fanti. • \ 461 
* ALiOHiaii {Dante) Comedia: ediiione 

Jlluftrata. 47S 
* A mori (Eufebius) De autiere libelli eie 

Jmiratione Cbrìfii. 448 

* X. Ahsumus : Orationts . 543 
* Antonuiui ( Nicolaus ) De Tituìis ec. 

504 
* A Ni) tini ( farnabio-gieacchino ) Trage- 

die, 4U 
de Alvino (Carolus) Lexicon militare , 130 

* z * ■■ ■ Mi- 



* ■ ■■ .T 'f 5©5 
* A*G*iAtj {Filippo) Rime per le notte 

ec. 4 58 
'•'ArANcim (Gitfgppe) Lezione fopra 1* 

origine de’fonti* »J»o 

B jCi 

BaftisTEiius (Jofaphat) Diacefana Syrt» 
Aus ec. xj 

* Bahonius (JofepJius ) lììjj'ertatiormtbeo- 

lagita. 464 
* Baro fp aldi \Girvlamo) Giocali a lagio* 

vane. 4*6 
* BiLLARMtNus ( Robertus) Optrum torma 

VI. 5*4 
* Bsllati (A»tcnfranct(co) Introduzione 

all’uffizio ec. del Co. Ottavio Sanfeveri' 
rii. 39* 

♦»> ■■■ ■ Delle virtù del P. Andrea Alce- 
tiago. 519 

BENEDICTUS XIII. CaneMum1 J^oma- 
■fiiim. t 

* fisKGALLi (Luifa) Agide. 539. 
* BnKOAUTiNif Giovotlpiero) Delie iodi di 

5. Contardod’Efte . 461. 
* J. Banfi ardui : Op*ra\ tritìo aulii** .515 
* Bb&ni (Franctfco)V\ Boiardo [Mattto* 

maria), ■' « A 

* Boccaccio^Giovarmi) Decameron : edf. 
zione I_.ondinenfe . 407 

*■■ ■■■■■ Coniente fopra la Commedia di 
1yante. ' 3 471 

* B&Jardò ( Matteo-nari a ) Orlando inna* 
rno- 



morato rifutoda Francffico Bemi. 470 
* Bonfrh.br jus (Placidus maria) V.Gar¬ 

dui i ( Aloyfius-maria ) 
* do Bonn (Etntrio) Trattato del Ss. Sa¬ 

gramelo ec. ,, 54» 
* Bottoni ( Domenico ) Preferve contro il 

perigliofo malore. 453 
* Budrioli (Pier-andrea) Rime di Poeti 

iliudri viventi) parte II. 427 
Bu o n a n n t ( Filippo ) Suo elogio. 3<Sa 

4 C 

* Calino (Cfjare) Trattenimento idon¬ 
eo. 539 

Campianus ( M. Auguftinus) D* officio & 
potejìatt mapiflratuum Potnanorum . 419 

* Capbllus ( Angelus felix ^Noviffirrìata¬ 
bula ec. 531 

* Caro ( Annibaie) Lettere. 476 
Caruso ( Gtovambatifta ) Suo elogio. 339 

* Casinus (Antonius) Controvtrjta dtjlo- 
tu pur* fiAtur* ec. 501 

* Casotti (Ciovambatiftn) Eferciij in of* 

fequio di S. M. Maddalena de’ Pani .449 
* Castelli (Luigi) Iftoria di punte ver- 

minofe. 7)538 
* Cento Novelle antiche. 468 
* Cicero ( M. Tullius) Orationum tomus 

III. cuminttrpretatione Caroli Merouville 
5U 

*• ■ ■■ 1 Fpifioht cum ìnttrprtraticnt Phi- 
liberti Quartier. 5»S 
Ciocchi (Giovanmafia) La Pittura in 

* 3 Par- 



Parnafo. A*1 
Conti {Carlo) Suo elogio . 
* CoNTtJcci (Contuccius) Or/jtìo in fune¬ 

re Joannis baptiftà Card, Ptolemai . 388 
C*s$cimbhni ( Giova» mario ) Atti della 

coronaiione di Bernardino perfetti. 194 

D 

* Dante. V. Alighieri {Dante) 
* Davi su* ( Joannes-baptifta) Valliinb- 

gius ( Antonius) Depot» vinieahdi. 458 
* D erhbam {Tommafo ) F. Maitland 
* DioN (CafTms) Libri tres repirtt reflit u- 

tique a NicolaoCarminio Falcone. 497 
4 Dolua {Pantalone) Quarefimale >Pa¬ 

negirici ec. *58 

F 

* Facciolatus ( Jacobus) Orationgt • td*m 
tio germanica. 403 

* 1.1 . ■ Septem linguarum Cahpinus : 
editto altera emendatior. 480 

+ —Acroafes I. & II. 481 

* Falco ( Nicolaus - carmi nini ) V. DioN 

( Caflìus ) 
Fa lconcini (Benedetto) Suo elogio. 327 

* Fantonos (Joi.nnes) De tberm*t Valde- 

rianit. 414 
* Fiorì ( Agcfl ino-romano) Vita del B. 

Paolo Giuftin iano. 508 

* de la Fontainb ( Jacobus ) Conflitutio 
Vnigenitui propugnata. 499 

t * Fean- 



+ FraKzoHOS (Sebaftianus ) Qrat.o prd fo- 

lemniJìudiorum infialatane. aS} 

G 
- V' . * . f , * ' 

? Galiettos ( Jacobui-antonius ) P.pigram- 
mata . 44} 

* Garrius ( Aloyfius-maria) Bonfrukrius 

( Placido.?-maria ) Annales ordini} Servo, 

rum B. M. V. 4SI 

* Ghnialj accademici : Componimenti ec. 

49° 
* di Gesù e Maria (Serve ) Manuale d’efer. 

citj fpirituali ec 450 
* Gmerli (Fulvio) OiTervazioni , centu¬ 

ria II. 5-}ó 
* Ghirlandi ( Vratieefco-maria') Medita* 

xioni e difeord. 496 
* Giralo» (Gicvambatifia) Egle. 4*J 
* Giustiniani ( Gircìamo-acanto) Mar- 

cullo ( Benedetto) Para-frali fopvra i Sal¬ 
mi y tomi V. e VI. 514 

* Grandi (Guido) Florum gtometvicorum 
manipulus. 410 

* de Gkavbson ( Tgrcatius hyacintus) Hi. 

fiori a eccltfiafiica : editto Veneta . 53$ 
* Gravina ( Janus-vincentius ) OraTionet 

& opufcula. 468 

+ Grimaldu* (Francifcus) T>e vita urba¬ 
na . 506 

* Goarnacsi (Mario) Ecuba d’Euripide 
tradotta. 4 35 

* Guidarhllus ( Joanoes angelusyCarmi- 

na & oratioftes . ^495 
* Gu»« * 4 



*
r*
 

*
 

* 'Guidi ( AtejfanJrO ) Opere. 54+ 

J 

* Jarkius (Joanrves) Specimen hi/lova aca- 
demiarum Italia . 399 

* Istruzione per la confezione e comunio¬ 
ne . 4^8 

L 

* Lamglbi ; Metodo per illudiate la Boria : 
edizione accrefciuta 519 

* Laurent: V. Sagredo (Giovanni') 

Lbpreatjco ( Delminto) Rime facre . 413: 
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LETTERATI 

D ITALI A* 
TOMO TRENTESIMO SETTIMO « 

ARTICOLO I. 

Concilium Roman um in facrofanBa bafi- 
lica Lateranenfi celebratum anno univer- 
falis Jubilei MDCCXXV. a Sanllif- 
mo Patre & Domino Nojlro BenedictO 
Papa XIII. Pontificatili fui anno I. Ro¬ 
ma , ex typographia Rocchi Bernabò, 
fumptibus Francifci Giannini, Sua San- 
Hitatis bibliopola, 1725. in 4. (a) 
pagg. 317. fenza i prolegomeni e l’in¬ 
dice delle cofe notabili, con una 
tavola in rame, rapprefentante l’or¬ 
dine tenuto nel federe, da’ Padri 
eh’ intervennero al Concilio. 
Tomo XXXVII. A La 

(a) Poco dopo dalle medefime fìampe fe n’è 
pubblicata una feconda edizione in 8. E pref- 
fo he nel tempo fteffo in Milano fe n’è fatta 
un’ altra ; e un’altra s*e veduta efpofla per le 

Itbierie di Venezia con la data di Roma J civ- 

tiarnbe le quali fono in 4. 



2 Giorn. de’Letterati LA Santità di N. S. Benedetto 

PP. XIII. promofla appena dal 
comune confenfo degli Eminentifiìmi 
votanti, e con manifeno intervenimen- 
to delSanto Spirito di Dio, al governo 
univerfale della Tua Chiefa, fe in tutte 
le Tue operazioni e ragionamenti fpic- 
<:are quel diyino zelo , da cui fu egli 
perpetuamente infiammato, e che è 
cotanto neceflario in chiunque fcorgefi 
elevato a quell’Apoftolica fovrana di¬ 
gnità. E perchè, egli Tempre giudicò, 
in adempimento de’ venerabili decre¬ 
ti dePSacrofanto Concilio di Trento, 
che niun mezzo piu fia valevole a con- 
fervar pura e illibata la fede cattoli¬ 
ca , e nel fuo antico vigore la difci- 
plina ecclefiafiica, che la frequente 
opportuna celebrazione de’Sinodi or 
provinciali, or diocefani; perciò fin 
dal primo momento ne concepì il di- 
Pegno di ragunare in Roma un Con¬ 
cilio, il quale efier poi dovette d’cfem- 
pioe d’invito a tutti gli altri Pallori 
della Chiefa di Grillo, di far lo llefiò. 
Quindi f|i che il dì 24. di dicembre 
deiranno 17 24. ch’era l’anno primo del 
fuò Ponteficato, la vigilia della Na¬ 
tività del Signore, e’1 giorno llefib in 
cui felicemente aprì l’anno Tanto, pub¬ 
blicò la bolla d'indizione d’un Roma- 



Articolo I. 3 

no Concilio, da celebrarli nella fa- 
crofanta bafilica Lateranenfe , per la 
Domenica detta in albis, dell’anno 
appredo 1725. e Ieggefi fu’I bel prin¬ 
cipio del volume da noi qui prefo a 
riferire. Dalle feguenti parole di det¬ 
ta bolla fi fapalefe, quali erano que’, 
ch’eran chiamati allo Hello Concilio: 
cioè Epifcopi omnes infpecìalino/lrapro¬ 
vìncia confiituti, videlicet inter Capuar 
nani provinciam & Pifanam ; necnon Ar- 
cbiepifcopi, Suffraganeis carentes , & tam 
Epifcopi , buie SanPl& Sedi immediate 
fubjecii, quam Abbate s nullius dicecefis, 

jurifdiclionem qua/i Epifcopalem babentcs , 
qui alias /ibi Metropolitanum , cujus pro¬ 
vinciali Concilio interfint, ad formava Eri- 
dentini non elegerunt. Dipoi fi efpon- 
gono i motivi e i fini di far quella fa- 
cra adunanza: Ut in Concilio Nobifcum 
congregati, ecclefiarumfuarum neceffitates 
proponere, & qu& difeutienda proponen- 
tur, communi conftlìo expendere & con- 
fenfu firma-e valeant. Simul etiam capi- 
tulis & cleris fuis edicant, ut, fi que 
babeant negotia, qu£ ad Synodalern con- 
ventum, quem in antediciam diem indi- 
cimus , deferendo cenfuerint, per Procti- 
ratores fuos, Synodi judicio dirimenda 
aut componendo proponant. 

Ma perchè i Prelati chiamati al 
A i Con- 
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Concilio , come dimoftravano una 
pronta ubbidienza a’ comandamenti 
di S. Santità , cosi pregavanlo di pia¬ 
mente rifl ttere, die dovendoli tro¬ 
vare in Roma nd giorno affegnato , 
facea di mefìieri che abbandonaffero 
le loro chiefe fenza poter affiftere al¬ 
le facre funzioni della fettimana Tan¬ 
ta e della pafqua: il medefimo per- 
fuafo da sì giuflo motivo, pubblicò 
con data de’ 25. marzo dell’anno ap¬ 
preso nuova bolla, con cui trasferì 
l’aprimento del Concilio fino a’ 15. 
del fu Seguente mefe d’aprile . 

Intanto egli, fenz’afpettare che i 
fuoi Miniflri e Ceremonieri andafler 
da’ loro archivi rintracciando le co- 
ftumanze e i riti per la celebrazion 
del concilio; come quegli che piu d’ 
uno aveane per l’addietro tenuto, in 
tempo ch’era flato Arcivefcovo di 
Benevento, e confeguentemente in 
ogni cofa era verfatiffimo ; feriftam- 
pare , a comodo principalmente de’ 
miniflri Sinodali, e Pontifici, un affai 
util libretto, da fe comporto, e pub¬ 
blicato la prima volta per le ftampe 
dì Benevento, allorché vera Arcive¬ 
fcovo, con quello titolo : Methodus 
tot ha aciionìs <ju£ przcejjit, comitato. & 
fubfecnta ejl Concilium Provinciale cele¬ 

brali- 
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brandum diebus 11. 13. & 16. me n/t s 
aprilis 1695. in S. Metropolisana Eccle- 
fia Beneventana, Emi ac /l/i in Còri- 
/lo Patris ac D. D. Fr. Vincenti! Ma¬ 
ri^ , ordinis Pr&àicatorum, Mifbra'ione 
Divina tituli S. Si/li S. Jl. E. Presbite¬ 
ri Cardinalìs Urfìni, Arcbiepifcopi Me¬ 
tropoli & jufsu edita. 

Si fece I’aprimento di querto Con¬ 
cilio nella Domenica feconda dopo 
Pafqua, la quale veniva a cadere il 
dì 15. aprile come s’c detto, e fi pro- 
feguì in fei pubbliche Sefiìoni, a cia- 
feuna delle quali fi fece precedere la 
fua Congregazione Prefinodale e Pre¬ 
paratoria, in cui dopo efTere fiati, in 
fogli rtampati, proporti i punti che 
doveanfi poi decretare nella vegnen¬ 
te pubblica Seflìone, dagli Eminen- 
tifs. Cardinali e da’ Padri nello Spi¬ 
rito finto adunati, ben fi difeuote- 
vano e maturavano. Ma i Decreti 
pubblicaronfi nelle pub diche Sezio¬ 
ni , e furon ricevuti dall’approvazio¬ 
ne e confenfo comune e uniforme de’ 
Padri. Qiiefti Decreti fi diftribuifeo- 
no in trentadue Titoli; e ogni Tito¬ 
lo in uno o piu Capi s’efpone. 

Il tempo della prima Selfione , tut¬ 
to s’impiegò nelle ceremonie dell’apri- 
mento del Concilio : fi preferirte a’ Pa- 

A 3 dri 
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idrì, come portar fi dovettero duran¬ 
te i! detto Concilio ; fi pubblicarono 
i Miniftri ; fi comandò a’ Vefcovi con¬ 
vocati di non partire da Roma, fé 
non terminatane la celebrazione; e 
flabilironfi le cotte concernenti alle 
Congregazioni preparatorie, e allal- 
tre pubbliche Settìoni. 
' La feconda e tteguenti Settìoni, te¬ 

nute i dì 22. e 29. d'aprile, e 6. dì 
maggio, domeniche terza, quarta, 
e quinta dopo Pattqua; il dì ò. dello 
fletto mette, domenica fra l’ottava 
dell’ Afcenfione, 22. feria terza di Pen- 
tecofte, e 27. domenica della Santitt* 
(ima Trinità, cònttumaronfi nello fla- 
bilire e promulgare i Decreti, fiotto 
a loro Titoli, e Capi. 

Il primo Titolo, che è de Summit 
T r hit et e , & Fide catòdica, fu in die¬ 
ci capìtoli divifo. In quefti fi è de¬ 
cretato il metodo da ottervarfi nel 
fare la Profettìon della Fede ne’ Si- 
nódi provinciali e Diocettani , gia¬ 
lla la formula prettcritta dal ttacro- 
ttanto Concilio di Trento, e da Pio 
IV. di felice memoria ; e in oltre a 
quali altre perttone incomba di far¬ 
la fuori del Sinodo: Raccomandafi a’ 
Vefcovi fottervanza della Bolla Unt- 
gcnitas della feL mena, di Clemente 

XI. 



Articolo I. f. 
XI. Raccordafi a’ medefimi e a’ Par- 
rochi l’obbligazione che hanno di pre¬ 
dicare la parola di Dio a’loro popo¬ 
li per fé fteffi *, e dipoi altr’obbliga¬ 
zione che hanno quelli fecondi d’arn- 
maeftrare nella dottrina di Crifto i 
fanciulli, i contadini, e gli adulti che 
ne fono ignoranti; e a maggior faci¬ 
lità d’uifopera sì neceflaria 'fi propo¬ 
ne un’lflru%lóne , per facilitare il metodo 
di ben inferrare la Dottrina crìfliana ; 
che per ordine di N. S. fu anche im¬ 
preca nel principio dell’Appendice a 
c.131. n.I. Inculcali l’erezione della Pre¬ 
benda Teologale in que’ luoghi dove 
non v’è, gioitale prefcrizionidel Con¬ 
cilio Tridentino, e la nuova Coftitu- 
zionediN. S. pofta nell’Appendice a 
c. 135. n. II. A quali perfone debbafi 
ella conferire, quali fiano di quefte 
fincombenze, chi ha tenuto a inter¬ 
venire alle facre lezioni ; quali deb- 
banfi eleggere al miniftero Apoftoli- 
co di predicare ; e quale il loro uffi¬ 
cio . 

Il fecondo Titolo è de Conjlitutionì- p. r 
bus , di cui cinque fono i capi, ne’ 
quali in prima fon eccitati i Metro¬ 
politani e i Vefcovi alla celebrazion 
de’ Sinodi provinciali e diocefani, a 
.efempio del regnante Sommo Ponte- 

- 'j A4 fice, 



S Giorn. de’Letterati 
fice, eh’ in tempo de! Tuo arcivefco- 
vàdo celebrò trentotto Sinodi dioce- 
fani e due provinciali. Decretali, che 
da’ Metropolitani ogni triennio fi adu¬ 
ni un Concilio provinciale, oda!piu 
vecchio de’Suffraganei in Ior mancan¬ 
za; e che ogni anno, sì i Metropolita¬ 
ni fuddetti che i Suffragane! , una 
volta almeno tengano il Concilio dio- 
cefano ; aggiungendo che il primo dì 
quelli fia tenuto dentro lo fpazio di 
fei meli dopo la pubblicazione del pre- 
fente concilio. Comandali a’Capito¬ 
li delle chiefe tanto patriarcali e cat¬ 
tedrali quanto collegiate e conventua¬ 
li , fé non ne hanno, a farli le loro 
leggi, e ftatuti, da efier poi efami- 
nati e approvati da’loro Vefcovi, al 
che il proprio metodo fi pre feri ve. E 
a quello propofìto fi produce nell’ 
Appendice n. III. c 140. un Breve di 
Clemente XI. al Card. Orfini, ora 
Sommo Pontefice. 

8* Il Titolo terzo è de Refcripti s, dove 
con un folo capo fi Itabilifce, che i 
decreti, lettere, ec. de’Tribunali fu- 
periori, diretti a un Vefcovo, non 
immediatamente a lui fi prefentino, 
ma prefentinfi o al Promotor fifcale 
della Curia o al Cancelliere. 5. De fiipptenda negligaliia Pralatomm , 

è il 



Articolo I. g 
è il quarto Titolo, dove, in un fot 
Capo, fi ordina agli Abati regolari 
perpetui, che fubito dopo la lor elezio¬ 
ne , debbano prefentarfi al loro Ve- 
fcovo diocefano, per riceverne da luì 
la benedizione folennc . Nell’ Appen¬ 
dice al n. IV. c. 142. fi legge altra Co- 
istituzione di N. S. fu lo fteffo propo¬ 
sto * 

Due fono i Capi del Titolo V. de ? 
temporibusOrdwationum . Qui viene Sta¬ 
bilito , che chi per indulto Apostoli¬ 
co dee ordinarli fuor de’ quattro Tem¬ 
pori, non da chiunque, ma fol dal 
proprio Vcfcovo riceva gli ordini*, e 
fi dichiara che i Regolari, in vigore 
de’ lor vecchi privilegi ? fenza nuovo 
indulto, polfan. eflere ordinati fuor de’ 
Tempori. 

In cinque Capi è distribuito il Ti¬ 
tolo VI. de £':ate & qualitate pr£,ficien- 
dorum. Qui fi prefcrive, quali am¬ 
metter fi debbano alla Tonfura cleri¬ 
cale ; e fi ordina, che gli SteSì dal 
Vefcovo al fervizio di qualche chiefi, 
prima d’iniziarli, li aferivano. Sief- 
pongono i requifiti di que’ che agli 
ordini Sieri, e principalmente al Sa¬ 
cerdozio voglian efier promoflu Qui 
anche fi riferifee altra CoSituzione di 
N. S. EegiSrata nell’Appendice al n. V, 

- 'ib A S pag- 
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pag. *47- Che uno il quale nell'altrui 
cìiocefivien ordinato a titolo di bene¬ 
ficio, fi efamini dal Vefco-vo'del pro¬ 
prio domicilio; e vuole che 1 frutto 
dello ftefld beneficio, adegui il patri¬ 
monio giuda la tafsa del beneficio me- 
defimo, Quai riguardi aver debbano 
i Vefcovi nella coll'azion de’ benefici,., 
-e fpecialmente de’Canonicati ; nelcon- 
ferir de’ quali vuoili che fopra tutto 
abbianfi in confiderazione la perizia 
del canto Gregoriano. 

Il VII. Titolo de officio Judicis dele¬ 
gati y in due Capi s’efpone, nel primo 
de’ quali fi •'accomanda a’ Vefcovi l’in¬ 
vigilare al bene delle loro diocefi.; e pe¬ 
ro nel fecondo a’ medefimi fi commet¬ 
te l’eleggerli de’ Vicari foranei, de’ 
quafi fi prefcrivono le qualità e gli 
ufficj. 

L’Vili. è de officio Judicis ordinarli y. 
divìfo in cinque capi, ne’ quali fi pre- 
fcrive a’ Vefcovi il modo da tener nel¬ 
le vifite; elegganfi Vicari generali , e 
quali quelli effer debbano ; coititui-. 
fcan in ogni città un Proccuratore o 
Avvocato de’poveri: dichiarali qual 
fia il cattedratico che fon tenuti i che- 
rici a pagare a’loro Vefcovi; e che i 
Regolari tenuti fono a pagare a’ Par- 
Lochi la quarta parte de’ funerali di 

china- 
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chiunque portali a fc-ppellire nelle lo¬ 
ro chiefe; fopra diche parimente fi 
ha Coftituzione di N. S. al n. VI. dell’ 
Appendice a c. 151. 

Nel IX. de Majoritatc & cbedìentiay p. j*» 
di cui fon tre [capi, s’ingiugne a’Ve- 
fcovi, alla Sede Apo ftolica immedia¬ 
tamente foggetti, che piu non diffe¬ 
riscano'a eleggerli un Metropolitano; 
nè li vuole che Arcivefcovi che non 
hanno provincia, nè Suffragatici, pof- 
fa.no congregare Concili provinciali, 
nè effer eletti in Metropolitani da’ Ve- 
fcovi efenti. Nel terzocapofireffrin- 
ge la facoltà di conceder efenzioni e 
lettere patenti a’Chetici, per così piu 
tenerli foggetti a’ loro Vefcovi. Veg¬ 
ga fi anche fopra di ciò un Decreto 
della Sacra Congregazion del Concilio 
al n. VIL'c. 157. nell’ Appendice ; in¬ 
di alcune dichiarazioni di N. S. fu lo 
iteffo decreto ; e finalmente una Co- 
■ftituzione del medefimo Pontefice al 
n. Vili., c. 162 

Il capo unico del Titolo X. de Fc- -.35. 
ro competenti, provvede alle taffe da 
pagarli al foro Epifcopale nelle fpe- 
dizioni delle caule. 

Il Titolo XI ch e de Feriif, & Fé- p. jet 
Jlorum dierum cbfervantia, inculca in 
-due capi l’offervanza de’dì fedivi'; mot. 

c f* ' A 6 fila 
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lira il modo di fantificarli *, e tutta¬ 
via permette, o dove la pietà ciò di¬ 
mandi , o efiga la necelfità, in certi 
cali il lavoro fervile. 

Sei fono i capi del Titolo XII. ne5 
quali primamente fi comanda a tutti 
i Capitoli , Collegi, Rettorie, Spe^ 
dalt, Confraternite , Congregazioni, 
Luoghi pii, dì far un inventario di 
tutti i beni a quelli fpettanti, den¬ 
tro Io Ipazio d’un anno, da ricono- 
fcerfi e approvarli dal Sommo Pon¬ 
tefice, o dal Vefcovo rifpettivamen- 
te , giu Ita il Moto proprio di Siilo V. 
regilìrato nell’ Appendicen. IX. c. 178. 
feguito da un Metodo prefcritto da N. 
S. per la compilazione di sì fatti In¬ 
ventar} . Che degl inventari faccendo- 
fene due copie autentiche, una fi cu- 
Rodifca nell’archivio Apoflolico o. Epi- 
fcopa.le, e una. nell’ archiviodella pro¬ 
pria chiefa . Che in ogni vefcovado 
lìa eretto l’Archivio Epifcopale', e 
apprefso il Vefcovo ne relti l’inven¬ 
tario delle fcritture in quello efiften- 
ti. In cafo di morte del Vefcovo, o 
di fuo viaggio lungo o in parti lon¬ 
tane, fi llabilifce a chi dell’inventa¬ 
rio fuddetto fe ne debba commette¬ 
re la culìodìa . Si lìabilifcon pene 
contro chi ardifie corrompere > ruba¬ 

re.* 
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re, o far perire qualiifia fcrittura nell’ 
archivio difterite . A efempio delle 
chiefe Epifcopali s’inculca a ogni al¬ 
tra chiefa e luogo pio l’avere il pro¬ 
pri o archivio. 

Al Titolo XIII. che è deJurejuran- p.4j. 
do, appartengono due capi, nel pri¬ 
mo de' quali fi ricorda a’ Vefcovi l’ob- 
bligazione che hanno, confermata con 
proprio giuramento , di vilitare pedo¬ 
nalmente , o per mezzo de’ loro nunzi, 
quando fieno impediti, i limitari de’ 
SS. Apoftoli, a5 tempi ltabiliti da’ fa- 
cri Canoni, e dalle coftituzioni Pon¬ 
tificie , e di render conto al Pontefi¬ 
ce, e alla Congregazione a ciò depu¬ 
tata , del loro governo e dello flato 
delle loro diocefi. E fopra di ciò fi 
legge al num. XII. dell’Appendice a 
c. IQ5. un’Iftruzione data a’fuddetti 
Vefcovi, dalla S. Congregazion del 
Concilio. Nel fecondo capo fi divie¬ 
ta a’Giudici d’efigere il giuramento 
da’ rei, quando come principali dii 
coffituiti fono ed efaminati. 

Nel Titolo XIV. de Appellatioìiibus ,, p. 

decretanfì da ofiervarfi, in propofito 
delle Appellazioni giudicarle, alcu¬ 
ne dichiarazioni Pontificie ; e nelle cau- 
fe d’Appellazione alla Curia Roma¬ 
na, a favore de’ Vefcovi e de’Supe¬ 

riori 
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riori regolari, s’iftituifce un generai 
Promotore Hfcale : e quelli decreti in 
due capi sefpongono. Vegganfi fu i’ 
uno e I altro proposito i Decreti della S. 
Congregazion de’ Vefcovi per com- 
miffione di Clemente Vili, e altri De¬ 
creti d’Urbano VIIL eT Chirografo di 
N. S, nell’Appendice aTum.. XIII. e 
XIV. a c. 203. e fegg. 

In nove capi sefpongono i decreti 
appartenenti al Titolo XV. deCe/cbra- 
tìoiie MiJJ'arum , Sacramento Eucharifii£ , 

& Dìvinis officiis_ Comandafi a’ Vefco¬ 
vi, chenen’amminiilrazìon de’Sagra- 
menti, celebrazion della Meffa, e in 
qualunque Divino ufficio coattamente 
offervinfi le preferizioni del Pontericale 
Romano eCeremoniafe de’ Vefcovi , e 
le Rubriche del Meflale * Breviario , e 
Rituale Romano: che pubblichino e 
faccian offiervare il decreto di Clemen¬ 
te XI. della celebrazion delle Meffie re- 
giftrato al n. XV. dell’Appendice c. 
218. e poi confermato e dichiarato dal¬ 
la Coliituzion di N. S. che Ila nefn. 
XVI. c. 220. il quale qui anche fi di¬ 
chiara a favore de’ medefimi Vefcovi: 
Che in Roma, e nella cappella Ponti- 
ticia, e nelle chiefe patriarcali e col¬ 
legiate, in un giorno dentro ['ottava 
della Commemorazion de’defonti,, li 

m 1 cele» 
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celebri Lanniverfario per i Sommi Pon¬ 
tefici ; e che facciafi il medefimo per 2 
Vefcovi loro defunti, sì nelle cattedra¬ 
li, che nelle collegiate , conventuali, 
e recettizìe d'ogni diocefi : Divien tanfi 
nelle chiefe que’ canti che folo fervono 
al diletta degli orecchi, come anche il 
fuono degli organi ne’ t^mpi proibiti 
da’Canoni, e dalla bolla d/AIefiandro 
VII. Molte cofe preferivonfi, accfór¬ 
che faccianfi con decorò le procedi mi 
del SS„Sagramento : La facoltà fijpra 
le riduzion delle Mede, concedila a" 
Monaci Cafinefi, s’eflende anche a* 
V efe ovi, i quali oper fe o per Proc cu¬ 
ratori a quello Concilio Romano-in Per¬ 
vennero: e fi comanda, che almen 
quattro volte ogni mefe fi-facciali Con¬ 
gregazioni del Clero-, dove difeutanfi 
le quiflioni propoftefopra i facri Riti, • 
eicafi dicofcienza ;■ gitili:a il Metodo 
•preferitto alle mede Urne nell’ Appen¬ 
dice n. XVII. c.. 239. 

De vita & bonejlate Clerìcornm, è it 
Titolo XVI. in cui raccomandafi a' 
Vefcovi il viver in guifa , che fiano a’ 
Ior popoli d efempio ; aminfi fra loro e 
s’onorino , dando a’ lor Metropolitani 
■fo preminenza,, e cedendo il litogo agli 
altri, fecondo il tempo della loro ordi¬ 
nazione : fuggan la cónfuedìne de’ 

colite 
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colari, non fi frammifchin negli affari 
puri fecolarefchi, e con tutti manten¬ 
gano il decoro della propria dignità. 
jDanfi precetti congruenti alio fiato, 
coftumi, fiudj, e uffici de’ Cherici, 
a’ quali fopra tutto efpreffamente fi di¬ 
vieta l’ufo delle parrucche , e di qua¬ 
lunque forta di finta capigliatura : of- 
fervin perciò l’Editto pubblicato dall’ 
Em'j Paulucci, per ordine del San- 
tiffimo, al Clero di Roma, di cui fi 
legge il tenore nell’Appendice nu. 
XVIII. c. 243. Permettefi a’Curiali, 
quantunque laici, in Roma l’ufar 1’ 
abito chericale , a riferva però del col¬ 
lare . In fine raccomandafi a’ Cherici 
non ancor Sacerdoti la frequenza de’ 
Sagramenti. Cinque di quello Titolo 
fono i capi. 

Sette Tono quc’del Titolo XVII. de 
Clericìs non refi devi ibus. Qui in primo 
luogo inculcali a’Yefcovi lobbligazio- 
ne che hanno di rificder nelle loro dio- 
cefi, e a tal oggetto fi producono i de¬ 
creti del Concilio Tridentino. Perciò 
comandafi agli fteffi il partir di Roma, 
terminato il mefe della lor elezione; e 
molte cofe fi fiabilifcono intorno alle 
facoltà da concederfi a’ medefimi d’ab- 
fentarfi dalle proprie diocefi : Così i 
Par ro.chi non par tanfi dalle parrocchie 

fenza 
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fenza la facoltà del loro Vefcovo > piu 
di due giorni, prefcrivendo le dovute 
pene a’ contumaci. Per obbligare a 
partir di Roma que’ che fon tenuti a 
reiìdenza , qui fi riferire dipeli men¬ 
te e fi rinuova l’editto d’Innocenzio 
XIII. di fel. mem. 

Nel Titolo XVIII. Ne Sede vacante n.73 
aliauìi innovetur, in due capi, fi de¬ 
cretali varie cojfè utiliflime daoflervarfi 
nelle ordinazioni de’ Cherici, e nella 
conceffion di lettere dimifiòriali, du¬ 
rante la fuddetta vacanza. 

Altre cole utiliflime in unfolcapofi p. «o 
decretano fotto il Titolo XIX. de rebus 
Eccleftz non a He man dì s, corroborate da 
un Breve di N. S. pollo al n. XIX. deli’ 
Appendice a c. 24Q. 

Nè fon meno utili quelle che in due p. 8j 
capi fi (labilifcono intorno a’ teflamen- 
ti de’ parrocchiani, fcritti da’ loro Par- 
rochi, in prefenza di tre tefcimonj, o 
di due almeno; sì intorno al valor-di 
que’te fra menti che i moribondi fanno 
all’orecchia del proprio Parrò, o o Con- 
fefibre, falvifempre gli flatuti parti¬ 
colari de’ luoghi ; e lodafi la pia con- 
fuetudine d’alcuni regni, dove da* 
Vefcovi fifa il te (lamento dell’anime 
di que’ che muoiono ab intejlato. Com¬ 
prendenti quelli capi fotto’1 Tito- 
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lo XX. de Teflamentis. 
Quattro altri fotto’I Titolo XXI. 

de Repdàfìbus. S’ingìugne a’ Vefco- 
vi, di non promuovere alcun Regola¬ 
re al facr’ordrne del Suddiaconato, il 
quale non abbia, con la dimifToria del 
fuo Superiore, una fede ancora del 
medefimo, d’aver già fatta la fua pro- 
fe filone , e premedi all’ordinazione gli 
Efercizj fpirìtuali : e che i Regolari 
non da altri che dal Vedovo lar dioce- 
fano debban edere ordinati. S’ordina 
alle Monache tutte l’ufar menfa , vit¬ 
to , e vedito comune : nulla ammette¬ 
re per cui incorrano nella taccia di 
proprietarie ; rinnovali la Coftitu- 
zionedì Clemente Vili, de Larntione 
munerum ; e fi accenna la Lettera circo¬ 
lare , pubblicata per ordine di Clemen¬ 
te XL dalla Congregazione de’ Vefco- 
vi e Regolari, con cui fi comanda alle 
Monache l’efercitare i loro uffici, non 
aloro fpefe particolari, ma della co¬ 
munità degli dedì moniderj : come 
può vederli nella Re da lettera, meda 
nell’Appendice a c. 254. n. XX. Final¬ 
mente fi prefcrive un abito e ornamen¬ 
to modedo alle fanciulle, che vivon 
ne’loro monaderi per edervi educate. 

Nel Titolo XXII. de Statti Monacbo- 
rum & Eremitarum , in tre capi, fi or¬ 

dina 
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dina a’ Romiti desinati al (ervigio e 
cuftodia delle chiefe campeftri, l’of- 
fervanza delle Redole da Sua Beatitu¬ 
dine ad etti preferitte, e perciò, nell’ 
Appendice di quello volume , a c. 257. 
imprefle al n. XXI. E a’ loro Vefcovi s’ 
ingiugneche dagli fletti n’efigano Pof- 
fervanza; e che perciò ciafcun anno li 
chiamino a fé, o li mandino a" !or Vi¬ 
cari, per rendervi conto delfottervan- 
za delle medefime. 

Ne’ due capi del Titolo XXIII. de 
Rjelìnofis domibus , ut Epifcopo fint fub)e- 

, fi commette a’ Vefcovi la viiìta 
delle Confraternite laicali, e che alle 
flette facciali ottervare la Bolla dì Cle¬ 
mente Vili, ftampata nèlfAppendice, 
n. XXII. c. 263. 

Il Titolo XXIV. de Jurepcitrona+us , 
eflefo in un fol capo, commette a’ Ve¬ 
fcovi l’efamina de’ Patronacidella loro 
diocefi ; e che a Roma ne mandino- il 
catalogo. 

11 Titolo XXV. è de Confecratione ec- 

clefi£ ve l altari*, di cui, d.iffribèifi in 
tre capi, quelli fonoidecreti : Che le 
chiefe cattedrali, e parrocchiali e al¬ 
meno gli altari maggiori diette, den¬ 
tro le città , nello fpazio d\in anno, e 
di due nella diocefi, rift orate fiano e 
confacrate da’Vefcovi ; Che ognr an- 
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no in perpetuo nel dì deflo delia confa- 
crazionc, o in altro daafsegnarfi dal 
Vefcovo confacrante , fi celebri lafo- 
lennità della dedicazione, giuda le ru¬ 
briche del breviario e mediale Roma¬ 
no ; E che quelle chied e altari ado- 
lutamente fi confacrino , della cui con- 
facrazione, per mancanza di memorie 
o di teftimonj, s’ ha ragion di dubi¬ 
tare . 

P,95‘ In quattro capi è divifo il Titolo 
XXVI. de Baptifmo & Confirmatìone. 
Quii fiordina, giuda il prefcritto del 
Rituale Romano , due volte ogni an¬ 
no la benedizion del fonte batteìimale, 
e in tai giorni anche l’amminidrazion 
folenne del battefimo, dafarfi ordina¬ 
riamente da' Parrochi, e da’Vefcovi 
ftefii ancora, come da’ medefimi efige 
il loro Ceremoniale. Che a’ Catecù- 
mini, fol dopo il battefimo, diafi la 
vede bianca. Che la catechefi de’bat- 
tezzandi facciali fuor della chiefa, ed 
entro poi lor s’amminiftri il battefimo. 
Che i Vedovi fiano folleciti nellamml- 
niftrare la crefima ; e con pari divo¬ 
zione vi fi difpongano il Vefcovo e quel 
che dee riceverla. 

p.98. Il capo unico del Titolo XXVII. 
eh è de Ecclcjtis &dificandìs vel reparan- 
dis, ordina a’ Vedovi dell Italia e ifo- 

le 
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le adiacenti, che in avvenire applichi¬ 
no al riftoramento della fabbrica delle 
chiefe cattedrali e collegiate la metà 
de’frutti del primo anno, di que’ be¬ 
nefici che dovranfi conferire nelle lor 
diocefi, giufta le due coftituzioni di 
N.S. che leggonfi nell’Appendice a c. 
267. e 271. n. XXIII. e XXIV. 

II Titolo XXVIII. è de Immunitate, p.ioo. 
dove primamente fi accenna laCofti- 
tuzìonediN. S. regiftrafa a c. 277. n. 
XXV. con cui dichiarali in alcuni ca- 
fi e in altri eftendefi la bolla di Grego¬ 
rio XIV. fopra l’immunità delle chie¬ 
fe; indi fi ordina a’ Vefcovi d’edere 
afsertori dell’immunità chericale ; e 
che fi divieti a’ laici lingrefso nel pref- 
biterio e dentro le balauftrate degli al¬ 
tari, e l’odervanza del Decreto della 
Sacra Congregazione de’ Riti, ema¬ 
nato il dì 13. marzo 1688. e inferito 
nell’Appendice a c. 285. n. XXVI. 

Nel capo unico del Titolo XXIX. de p.104. 

Accufationibus, fi ordina, che in cia- 
fchedun Sinodo provinciale fi elegga¬ 
no perfine idonee e onefte inTeftimo- 
njfinodali, a efempio degli eletti nel 
predente Sinodo Romano ; ed efponefi 
quale d’efiì l’ufficio efier debba. 

Del Titolo XXX. de Magiftris dueP‘ri5* 
fonoi capi, dove nel primo vien co- 

man- 
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mandato a’ Vefcovi, d’erigere i Se¬ 
minar} , dove fin ora non fono eret¬ 
ti , in adempimento de* decreti del 
Concilio Tridentino, corroborati da 
fpezial Coftituzìone di N.S. qui nell’ 
Appendice a c. 287. n. XXVII. Cam¬ 
pata. Nel fecondo lì comanda a’Che- 
rici, che a’ facri ordini effer debbono 
promoflì, che per Io fpazio di fei meli 
dimorino o ne’ fèminarj, o ne’ vefco- 
vadi fotto l’affiftenza de’ loro Vefcovi, 
e quivi attendano a quegli ftudj che 
allo ftato cui profetar debbono, fon 
piu confacenti. 

Al Titolo XXXI. de Sententia ex com¬ 
muni cationìs , divifo pure in due capi, le 
feguenti ordinazioni appartengono: 
che nel pronunziar la fentenza di fco- 
munica maggiore, con tutta la circo- 
fpezionefi proceda ; e che effóndo alcu¬ 
no fcoinunicato , o punito con altra 
cenfura non fol dalla Sede Apollolica , 
ma anche dal proprio Vefcovo , nè gli 
altri Vefcovi nè i Regolari ammetterlo 
debbano alla lor comunione. 

Il XXXII. e ultimo Titolo è de Pxni- 
tentiis & remijjionibus, di cui quattro 
fono i capi ; nel primo de’ quali efpref- 
famente, fotto pena di fcomunica 
maggiore di lata fentenza, riferbata 
allo lfefTo Sommo Pontefice , fi coman¬ 

da 
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da l’ofTervanza della Coltìtuzione d’In- 
nocenzio III. confermata da altra Co- 
ftituzion limile diS. PioV. a’medici, 
che nelle prima e feconda vifita debba¬ 
no ammonire finfermo giacente a Iet¬ 
to , di ricorrere al medico fpirituale , 
e fagramentalmente confettarli ; e 
quando alla terza vifita trovino, lui 
non etterlì confeffato, debbano abban¬ 
donarne difatto la cura, nè più tor¬ 
narvi , fe prima non ne veggano fede 
fcritta del confefsore , d’etterli già pre¬ 
munito di sì falutevole fagramento. 
Nell’Appendice al n. XXVIII. a c. 29$. 
fe ne vede anche impretto piu eltefa- 
mente l’editto da pubblicarli in Ro¬ 
ma, e Umilmente da ciafchedun Ve- 
fcovo ne’ luoghi della loro diocefi. Nel 
fecondo capo sordina a’ Vefcovi, dì 
non ammettere al numero de’Confef- 
fori veruno Regolare, il quale non re¬ 
chi dal fuo Superiore lettere teftimo- 
nialidifua fufficiente abilità e dottri¬ 
na, e bontà di coftumi. II terzo ac¬ 
cenna le iftruziqni da darli a’ fanciul¬ 
li che la prima volta debbon accollarli 
a’ fagramentj della Confezione, e Com- 
munione : le quali istruzioni li hanno 
a c. 298. e 308. dell’Appendice lòtto 
a’ n. XXIX. e XXX. E per la loro fom- 
ma utilità e chiarezza ben fatto fareb¬ 

be 
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be< he in libretti particolari fe ne mol- 
tiplicafler le (lampe a pubblico bene¬ 
fizio , non fol de’ fanciulli fuddetti e d1 
ogni perfona idiota , ma anche di co¬ 
loro , a5 quali incombe , o che carita¬ 
tevolmente s’affumono così Tanto ma- 
giftero. Nell’ultimo capo s’ordina a* 
Vefcovi, ove non fiane, l’erezion del¬ 
la Penitenzieria, ed efponefi l’ufficio 
del Sacerdote Penitenziere, inerendo 
a’ decreti del Concilio di Trento, con¬ 
fermati con ìfpezial Cofiituzione dì 
S. S. polla nell’Appendice a c. 13 
n. IL 

Nel giorno de’ 29 di maggio, che 
venne a cadere in martedì, ed era lo 
fieffo giorno anniverfario della fantif- 
fima creazione di N. S. Benedet¬ 

to XIII. in Sommo Pontefice , fi ce¬ 
lebrò l’ottava e ultima Seffione, e fi 
diede feliciffimo compimento alSino- 

p-13* do con le fofcrizioni unanimi, e con le 
folite folenni Acclamazioni Sinodali, 
che nc-I prefente volume, appreffio i 
Decreti fi leggono:, e dietro a quelle 
ita il Catalogo de’ Miniftri del fuddet- 

p,I2J to Concilio. Segue poi l’Appendice al 
P 131 .ConcilioRomano, ed è come unafe- 
' ‘ conda parte di quell’opera, le cui par¬ 

ti da noi fono fiate accennate fotto a 

que’ Titoli a’ quali fi riferifcono. 
AR- 
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ARTICOLO IL 

Dìoecefana Synodus ab Illuflrifs. & Lieve- 
rendìfs. Domino D. JosAPHAT Bapti- 
stelliOj prìdem Aìpano, nunc antem 
Fulginatum Epifcopo , S. Sedi Apofloli- 
c£ immediate fubjeHo, celebrata in 
Cathedrali Ecclefia S. Feliciani Fui- 
ginùy di eh us XXL XXII. & XXIII. 
punii M.DCCXXII. Inno cent io XIII. 
Pont. Opt. Max. Mutine, typis Bar- 
tbolom&i Soliani imprcJToris Ducalis , 
1724. in 4. in 2. voli, il primo è pagg. 
285. fenza i preliminari : il fecondo è 
pagg. 298. con queft’altro titolo. 
Appendice di bolle , editti, lettere cir¬ 
colari , decreti, ed altre cofe addotte in 
Sinodo. 

ELI’ è comune opinione degl’inten¬ 
denti dell ecclefiaftiche colè, ef- 

fer queft’opera, un’epitome de’capì 
piu fanti regolatori della difciplina ec- 
clefiaftica : ed una luminofa idea della 
provvidenza e follecit Udine pafto- 
rale. 

Il primo tomo contiene trenta capì, 
che formano tutto l’intero téfto Si¬ 
nodico; e quelli fono. De Fide catho- 
lica , Sanltorum reliquiis , ac imaginibus , 

Tomo XXXVIL B Ùin- 
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(y indulgentiis : De judìcibus, examina- 
tonbus , & te/libus fynodalibus : De Ca¬ 
pitalo & Canonìcis, ac Divinis officiìs : 
De Canonico Puntatore : De Canonico 
Pcenitentiario : De Canonico Tbeologo , & 
cafuum confcienti& co Hat ione : De Paro- 
chis : De verbi Dei Concionai or ibus : De 
Confejfariis , & cafibus refervatis: De 
Clericisfeminarii, ejufque minijlris ac de 
ludimagìfiris : De Promcvendis ad Ordi- 
nes : De Clericis beneficiata : De vita & 
bone fiat e Clericorum : De Sanflimoniali 
bus : De Mcnialinm Confeffariis : De Re¬ 
galar ibus , Tertiariis, & Eremitis : De 
Vicariis foraneis : De facrofanElis eccle- 
Jiis, carumque veneratione & immunita- 
te : De Sanclìffimo Eucbari/lu Sacramen¬ 
to: De fac ri fido : De feflorum die- 
rum ac jejuniorum cbfervantia : De Pro- 
cejfionibns : Defuneribus, & fepulturis : 
De Mijfarum oneribui, aliifque piis dif- 
pcfitionibus adimplendis ; De Confrater- 
nitatibus Laicorum : De Montibus pietà- 
tis , bo/f ifalibus, aliifque locis piis : De 
rebus Ecclcfue non alienandis : De ufura , 

falfi crimine , damno dato , aliifque deli- 
Piis & pxnis : De judiciis & foro Epifco- 
fali ’ De confiifutionibus Syv.cdalìbus, 

Nell’altro Tomo poi dell’Appendi¬ 
ce, oltre a molti decreti, e divieti di 
Sommi Pontefici ; e molte e pellegrine 

Rifo- 
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Rifoluzioni delle Sacre Congregazioni 
delS. Ufizio, del Concilio, e de’ Ve- 
fcovi; fpicca mirabilmente i! zelo, e 
la Dottrina del dottifiimo ed eruditif- 
fimo Autore nelle tante Pastorali Iftru- 
zioni; e principalmente in quelle, a’ 
Parrochi e al Popolo fopra le Indul¬ 
genze; fopra la Difciplina del Coro; 
fopra la Refidenza de’ Parrochi ; fopra 
la Dottrina Crifìiana ; per quelli, che 
han da ricevere il Santo Sagramento 
della Crefima; e per quelli, che am¬ 
metter fi debbono alla Santa Comunio¬ 
ne ; per i Predicatori, ConfefTori, 
Cherici ed ordinandi; ConfefTori or¬ 
dinari e ftraordinarj di Monache: e 
in parecchi altri fantiffimi Documen¬ 
ti, ne’quali con elocuzione maeftra , 
e forte , di facro e grave fcrittore de- 
gniffima, fi trattano le maggiori im¬ 
portanze d’un regolato ecclefiaftico 
coftume. 

Furono molte e varie le oppofizioni, 
che da principio rendettero malagevo¬ 
le edafpra, econtra la comune efpet- 
tazione differita la tanto neceffaria 
pubblicazione di quello preziofo tefo- 
ro di ecclefiaftica difciplina. Ma ne* 
tribunali ecclefiaftici fi fece poi al dot- 
tiflfimo e zelantiflìmo autore di effo, 
materia di giufta lode Tavverfità di 

B 2 tan- 
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tante contraddizioni : chiamate prima 
dall’ Eminentifs. Belluga(a), fraudalo- 
fé vote, e indegne obbiezioni ; e poi dal 
Sommo Regnante Pontefice Benedet¬ 
to XIII. [b) con Tuo Breve obtrettahtium 
& adverfantium molti iene s conatufrjue . 
E quello altronde non vennero ( poiché 
tal efier fuole la condizione infelice de’ 
piu zelanti Pallori ) che da quella par¬ 
te , per dove rivolto avrebbe potuto 
dire quell’ incomparabil Prelato : (c) 
Filios cnutrivi & ex fati avi : ipfi eiutem 
fpreverant me. 

Il perchè non crediamo , che fia co- 
fa aliena dal noftro ìnflituto il dar qui 
una compendiofa notìzia d una con- 
troverfia, che per molti mefi ha tenu¬ 
to in attenzione, Picconi’è noto, la 
Curia Romana: e che ha ritardata 1’ 
edizione d’un’ opera , che da tanto 
tempo efier dovea fiotto gliocchj dell’ 
eccleliallica letteratura. 

Benché adunque nelle preliminari 
Seflìoni, nelle quali, giulla il collu- 
tne , fu quello Sinodo interamente let¬ 
to a’ capitolari, li fiacefie da quelli un 
comun plaufio , non pure alle collitu- 
zioni Sinodiche, che alla moderazione 

fioa- 
(a) Lettera di S. E. al l’au t or : de' 17. mai zo 172J. 
(b) B eve di N.S. allo flcfso, fpediro agli 8. dicem- 

01^1714. 

(c) Jfa. cap. 1. vì n. 
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ioave del medefimo legislatore; ondr 
egli creder potea, che tutto incammi¬ 
nar fi dovette al Tanto fine prefitto con 
movimenti-di pace : pure adunatoli Io 
fletto Sinodo i dì 21. 22. e 23. del mefe 
di giugno? 1722. nella feconda Sefiìo- 
ne , d’improvvifa deliberazione fu un’ 
appellazione interpoli a , a nome del 
Capitolo e di tutto il Clero , da tutto 
’i Sinodo, in facra congregazione del 
Concilio: la quale, dopo udita l’in¬ 
formazione di Monfi Vefcovo, com- 
mife la rivifione della rilevante materia 
all’Eminentifs. Belluga , Porporato dì 
quel Tublime intendimento , e di quel¬ 
la infigne pietà, che al mondo è nota. 

Prontamente fi applicò S. E. ad una 
tal revifione ; nè fapendopoi fcorgere 
nel contrattato Sinodo alcuno di que* 
molti gravami, che fi vociferavano 
dagli avverfarj : non potette a meno dì 
lignificarne per lettere al Prelato no. 
Uro i proprj fentimenti, i quali furon 
tutti di edificazione , di ftima, e dì 
lode. 

Tratanto ettendofi comunicato l’ori¬ 
ginale al Procuratore avverfario, e 
da quello al Capitolo, che fin’allora 
mai fiotto l’occhio confieguito non 1’ 
avea; furono in appretto prodotte a 

E. le fisant a e piu oppofizioni. 
B 3 Rifipo- 
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Rifpofe, tutte quelle confutando, 
follecitamente la dotta ed erudita pen¬ 
na de! noftro Prelato, con ifcrittura 
di ragioni e di dottrine invincibili ri¬ 
piena ; la quale elpofta fotto gli occhj 
delI’Eminentifs. revifore ancor quefta, 
fe cadere nella mente di quel gran Por¬ 
porato il penfiere di voler renderne 
perfuafo l’avvocato avverfario, e per 
edo i principali inlieme. Laonde chia¬ 
matolo al tavolino-, proccurò di far¬ 
gli vedere a buon lume, quanto alta¬ 
mente appoggiate fodero alle coftitu- 
zioni Apoftoìiche, Canoni, Decreti 
di Congregazioni , e forti dottrine , 
non folo tutte le Sinodali controverfe 
Determinazioni, ma qualunque altra 
nel Sinodo contenuta ancora. Ma ac- 
cortofi di affaticarfi indarno per così 
oncfta cagione: e fenfibilmente veg- 
gendo , che piu dalla forza dell’impe¬ 
gno , che dalfamore della verità , era 
la contraddizion foftenuta : dimò be¬ 
ne tenerne una Congregazione privata 
coll’Eminentifs. Origo Prefetto, e con 
Monf Lambert ini Segretario : e in 
quefta rigettate furono tutte le oppo- 
fizioni. 

Nulladimeno fcorgendofi tuttavia 
inquieto l’animo degli avverfarj, infi¬ 
ttenti di voler edere uditi in piena Con- 

gre- 
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gregazione; fu finalmente dalla Tanta 
Mem. d’Innocenzio XIII. fopra ciò de¬ 
putata una particolar Congregazione 
di tre Cardinali, che furono gli Emi- 
nentifs.Tanara, alloraDecano; Pao- 
lucci, Vicario-, Origo, Prefetto del¬ 
la S. Congregazion del Concilio , e di 
Monf Lambertini; da’qualj fu il Si- 
nodo pienamente approvato co' De¬ 
creti controverli. 

Succefle poi a'fapprovazione di que¬ 
lla particolar Congregazione, l’altra 

: della generale del Concilio, che con 
Tua lettera in data de’ 19. agofto 1724. 
al Prelato noftro quafi con uffizio dì 
congratulazione, e di lode ne fcrifie. 

Reverendifs. Domine un jr ater. 

Attente perle tta elaborata Dice- 

cefana Sy no do ab Amplitudine tua 
coatta de anno 1722. Db poftremo 
impreffa, recognitum fnit, illijts 
editionem effe omrìino cónforrhtm 
Refolut ioni bus a Congregai ione 
particulan fnper ejujdem Synodi 
ex amine deputata , c epìts fnb die- 
bus 18. Db 2 5. pilli prottime elapji 
armi 1723. Quocirca Eminentifs. 

B 4 pp‘ 
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PP. S. CC. qui bus Pajìoraìis Am¬ 
plitudini s tu&vigilantia fat inno- 
tuerat, ejus operafum 2lelum, & 
accuratnm ecclefiaflicre dijcìplinó 
Jhidium iteri un atque iter urti deli- 
tis laudibus cumuìarunt ; ac prre¬ 
pente s ei dandas effe mandarmi 
in eum finem , ut Synadum pr re¬ 
di Barn imprejsam pubìicare va¬ 
ie ai , ac Conftitutioncs in ea edì- 
tas omnimodre ex:tu:ioni manda- 
ri curet D'c. 

Komre 19. augnfti 17 24. 
Ampi. Ture 

Uti fi, 

C. Card. Origo 
P. Arcbiepifc. The odofile 

Secret. 

Nè efìto divcrfo aver potea una cau- 
la, che tutta era di Dio: e di cui 1’ 
Eminentifs. Belluga, di cenfore che 
egli era, era divenuto acerrimo di- 
fenfore: non avendo celiato mai in 
tutto il non brieve tempo dell’agitazio¬ 
ne dì ella ; anzi nè pur tuttavia cel¬ 
iando di rendere e private e pubbliche 

tetti- 
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teftimonianze onorifiche di lode e dì 
ftima, che indi del Prelato noftro ha 
guittamente conceputo. Qnd’è, che 
non polliamo ommettere di qui ripor¬ 
tare uno fquarcio di lettera, che in 
data de’ 25. novembre 1724. fu dal pre¬ 
detto Eminentifs. fcritta all’autore , ri¬ 
cevuta ch’egli ebbe una copia del tan¬ 
to combattuto- Sinodo : poiché in elfo 
chiaramente fi.efprime, e l’impazien¬ 
za, che quello Porporato dottifiìmo 
avea di veder quell’ opera data alla 
luce’, e ilgiudicio, che del fuo fubli- 
me intendimento degniffimo ne avea 
formato.. 

„ Fummi con mia gran confolazio- „ 
ne ricapitato il fuo Sinodo , che con ,, 
fontina attenzione da me letto, l’ho ,, 
trovato sì apprezzabile, e sì buono, ,, 
che giudico conveniente redi Ella fer- ,, 
vita trafmetterne a quello libraro ,, 
Giannini, affai cognito nella corte, „ 
qualche quantità di efsemplari*, atte- ,, 
fo che fieno da alcuni Agenti di Prela- ,, 
tiSpagnuoli comprati, ed. a! loro Ve- „ 
fcovi trafmefii : defiderando io * che il ,, 
contenuto sì importante dì quello fi „ 
eftenda anche in quel regno : per il ,> 
che afficuro V. S. Illuffrifs. effere una „ 
delle migliori opereche fopra tal ma- 
teria fia (alita: alla luce. “ 

B s Ma, 
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Ma, fé fono certamente grandi, e 
cofpicue le Iodi, che un'opera di tanta 
dottrina, e di tanta pietà , ha merita¬ 
mente ri (coffa , e dali’Eminentifs. Bet- 
luga e da altri EminentiTs. Padri fuc- 
ceflivamente , lìccome ancora da' Pre¬ 
lati piu infigni della Chiefa di Dio, de’ 
qualiècomuniffimo ilfentimento, ef 
fer quella degniffima degli encomi del¬ 
la S. Congregazione, e meritevole ve¬ 
ramente delle tante fatiche, follecitu- 
dini, e dìfpendj, che fautore v’ha im¬ 
piegato: è lènza dubbio , mafiìma- 
mente quella , che d improvvifo ha ri- 
fcoffo dal fupremoora Regnante Pa¬ 
llore, il quale non pago di avere alf 
autor noftro lignificato il paterno fuo 
gradimento,d’Uno ricevuto Efernp la¬ 
te , per mezzo di MonC Santamaria , 
fuo Prelato Dimeftico , con lettera de’ 
18. novembre dell’anno 1724. e di aver¬ 
la con fingolari Iodi adornata a viva 
voce nel Concilio Romano; ha voluto 
ancora con un fuo Breve, di cui non 
può leggerfi il piu onorifico, renderla 
vie piu Segnalata » 

Di fuori. 
Venerabili Frani Jofaphat, 

Episcopo Fulminati. 
Den- 
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Deaero ì 

BENEDICTUS PP XIII. 
Venerabilis Frater , faìutem 6> 

Apoftolicam BenediSlionem. Ghtos. 
in tuis objeqnenujjimis littcrìspr£- 
fers. grati erga nos animi fenfus > 
sa Benevolenti a excepirnus, quarti 
in Beneventana edam nofira Fe¬ 
de fa pridtm reftdentes , Frater¬ 
uttati Tu£ tejìatam facete non 
pr&termifimus . Itaqve Paflora- 
lem vigilantiam, Zelnmque twm, 
quern multìs ante a ammonti s 
ufender as, vero Synodali- 
bus conflit ut ioni bus editis, Fifoni- 
ter nobis proba/ìi, meritis laudi- 
bus profequutifumus. Simili et inni 
Tibi magri opere gratulamur, quad 
obtreblantium £> adverfantium 
moiitiones , conatufqnc fclic iter re- 

fmaveris . Doluit tamen, quod 
eos etiam paffiis fiieris adver a- 
rios y quos Tu£ potius vigilanti& 
fujjragateres, /7t votis fiudii'que 

B 6 Tftii 
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Tuis maxime objecunUanies obfe- 
quentefque babere par erat : illi 
mmirum, qui per Tuam mamma 
Dea Berte diBionem 6> Jacram un- 
Bionem acceperant ; Tibìquepro¬ 
inde tanquam Patri precipua amo- 
ris fideique officia debebant. Ora¬ 
tami igitur Fraterratati Ture prò 
earundem Conftitutionum Exem- 
plariy quod dono mififti, voluti- 

tatem teftamur ; Tibiquc perfino* \ 
film effe optamus, perjucUndas no- 
bis futuras occafiiones propenda in 
Te volimi atis rerum, refi imenid 
confirmandre. Cujus interim pi- 
gnus effe cupimus Apoftuìicam Be- 
nedìBionem , quam. Fraternitati 
Ture peramanter impartimur. Da- 
tum Romre apud SonBumPetrum 
fub Annulo Pìfcatoris, die oBava 
decembris 1724. Pontificatile no- 

firi anno primo. 

C. Arcbiepijcopus Emiffenus. 

AR- 
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ARTICOLO III. 

$• 5- 

Rerum Italiearum Scriptores abatino &r& 
cbrìflian£ quingentefimo ad millefimum- 
quingentefimum ec. Ludovicus An- 

tonius Muratoriiis ySerenìfs. Du¬ 
cis Muti?!£ bibliotbec£ Pr£feclus , col- 
legit, ordinavit , & pr£f'ationibus au- 
xit ; nonnullos ipfe, alias vero Medio- 
lanenfes Palatini Socii ad mfs. cc- 

dicum fidem , ec. Tcmus V. Mediola- 
ni, ec. 1724. iafogl. pagg. 645. lèn¬ 
za la dedicatoria del Sig. Filippo Ar- 
gelati a S. E. il Sig. Card. Benedetto 
Èrba Odefcalchi , Arcivefcovo di 
Milano ; fenza’l catalogo dell’opere 
compreie in quello tomo y e fenza 
l’indice delle cofe notabili, con al¬ 
quante tavole inrame - 

I. /r“'\Ui il primo luogo è tlato a* p. 
quattro antichi Cronologi, fini’ 

anno 1626. in Napoli pubblicati dalP. 
Antonio Caracciolo, Teatino- *, e fono 
Eremperto o Erchemperto Longobardo, 
Lupo Protofpata , 1’ Anonimo Cafinefe , e 
Falcone Beneventanov Nè qui fi fono la¬ 
nciate a dietro le prefazioni e i Propilei 

del 

I • 
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del primo fuo chiariffimo editore. Qui 
anche fono aggiunte le caftigamionì e le 
note le quali Cammillo Pellegrino, il 
giovine, co’ tre pofleriori Cronologi 
avea feparatamente imprefTe; ma qui 
faggiamente dal Sig. Muratori a’ loro 
luoghi fi fono polle; acciocché il let¬ 
tore abbia infieme fotte l’occhio quelle 
colè che fino ad ora in due libri diverfi 
dovean ricerc arfi.. Anzi lo Hello Sig. 
Muratori, con fuo breve avvifo qui 
fignifica, che nel prefènte tomo di 
nuovo dà f IJloria d Ercbemperto , ma 
conforme dal P. Caracciolo fu pubblica¬ 
ta ; contuttoché già data egli Tavelle 
ne l tomo IL a c. 237.. infieme con gli 
altri opufcoli appartenenti alflfloria 
de’ Principi Langobardi, de’quali il 
fopraddetto Cammillo Pellegrino avea 
compilato il primo libro della fua rac¬ 
colta: e ciò affinché l’erudito leggitore 
facilmente potelfe fare il confronto di 
quelle due rariffime edizioni,, c notare 
ne le d'irerfità. 

5* II. Abbiamo in fecondo luogo un’al¬ 
tra edizione della Cronaca di- quell' 
Anonimo Cafinefe, c he fra’ quattro Cro¬ 
nologi antichi pubblicati dal P. Carac¬ 
ciolo tiene il terzo luogo. Ella è Hata 
ritrovata fra le carte del P. Cogitino 
Gaetani, Abate Benedettino^ che la 
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trafcrifse dalla libreria di Monte-ca- 
fino, dal cod. 62. altre volte 1020. 
ficcarne da due akridiverli codic i re¬ 
gnati de’numcri 47.e 199. della /Iella 
biblioteca data aveva la fiu il P. Ca¬ 
racciolo . Sì la preferite , che quella che 
piglio il P. Caracciolo dal cod. 4*’. prin¬ 
cipia dall’anno 1000. e termina nel 
1153. Ma l’una e l’altra è ofTervabìle 
per le non poche dìverfìtà che vi fono . 
E così quello pezzo vieni come a co-fi i- 
tuire la prima parte dì elfi Cronaca > 
la cui parte feconda dal fopraddetto 
Padre è Hata prefa cialcod. 199. e ar¬ 
riva finoal 1195I e dipoi da altro co¬ 
dice la condulìe lino all’anno 1212. Ma 
perchè qui aveavi una laguna dal! an¬ 
no ligi, all’anno 1195. ella è fiata 
riempiuta con Y aiuto cTaltro codice 
Cafmefe, la cui copia fra le carte dell* 
Ab. Gaetaìio s’è ritrovata ; come altresì 
confa/uto d’altri codici s’èfùpplìto ad 
altra laguna che arriva all’anno 1208. 
Onde a ragione il Srg. Muratori nella 
prefazione conchiude , la prefènte Cro¬ 
naca , non tanto d’uno, quanto di fin 
Anonimie afine fi doverti appellare. Ben¬ 
ché non tutti forfè queflì autori fono 
^Anonimi \ imperocché , come narrafi 
nel principio della ftefì'a prefazione, 
che è in fronte dell’ efemplare del P* 

Gaz- 
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Gaetano , prefo dal cod. 62. leggefi i 

Aurore Domno ALBERICO, Mona¬ 
chefacri monafierii Cafinerfis , & Prtpo/t- 
to S. Mar'u de Albaneta . E l’autore ftef- 
jfo in certa maniera pare che li manife- 
fti per entro la Tua Cronaca, dove all1 

anno 1100. riferifee la Tua nafeita ; all’ 
anno 1123. la Tua ordinazione al facer- 
dozio; e al! anno 1145. ( non 1149. co¬ 
me fi legge per Scorrezione di Rampa ) 
la Tua elezione in Prepofito di S.Maria 
d’Albaneta. Ma qui conia Tua lolita 
ingenuità afferma il Sig, Muratori d’ 
avere trasferito quelle noterei le nel te¬ 
tto dal margine, dove uveale fcritte 
il P. Ab. Gaetano \ e confeguentemente 
mottra di dubitare, che quel monaco 
Alberigo lia il vero autore della Crona¬ 
ca fuddetta. E perchè di due Alberi- 
ghì MonaciCdfìnefi, vivuti in quel tor¬ 
no fi trova fatta menzione dal Cave 
nell Iftoria degli Scrittori ecclefiaftici 
all’anno 1157. l’uno de1 quali fu anche 
Diacono, e vifse nel fècolo XI. fotte 
Gregorio VII. ed anche fu Cardinale, 
s’è da preftar fede al Ciaconio.; l’altro 
nell’anno 1123. fcritte un libro intito¬ 
lato De vìfionefua\ none forfè impro¬ 
babile , che quello fecondo lìa l’Albe- 
rigo , fcrittore della Cronaca prefente, 
ancorché faggiamente ciò con fermez,- 
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za non ofi il Sig. Muratori d’affermare. 
Offervafi dipoi che i autor di quella 
Cronaca quali Tempre anticipa d’un 
anno le Tue narrazioni ; come per eie m- 
pio fifia all’anno 1093. la mo;-te d’Ur- 
bano II. la quale è certo effere avvenuta 
l’anno appreffo : e però il Pellegrini la 
chiama turpijjimam unius anni anticipa- 
tìonem . Ma il Sig. Muratori prende be¬ 
nignamente le parti del Cronologo; 
imperocché anche dato che effo pi¬ 
gliare poteffe errore ne’ tempi piu lon¬ 
tani , non è mai da credere che cadeffe 
in fallo sì grave nelle cofe avvenute a’ 
Tuoi dì ; e però foggiugne che o tal fal¬ 
lo è da attribuire all’inavvertenza de’ 
vecchi copifti ; ovvero che fiafi attenu¬ 
to l’autore all’ufo d’alcuni,che una vol¬ 
ta numeravan gli anni dal giorno della 
concezione, là dove la maggior parte, 
come anche in oggi quafichè univerfal- 
rnente, gli numeran dalla nafcita del 
Redentore. 

III. Alla Cronaca dell’Anonimo Ca-P 
finefe fi fa fuccedere altra d’autore fi- 
milmente anonimo, che qui fi diftin- 
gue col nome d'Ignoto cittadino di Bari. 
Quella altro non è che la Cronaca ftef- 
fa di Lupo Protofpata, il fecondo de* 
Quattro Cronologi antichi , pubblicati 
dal p.Caracciolo •> ma in piu luoghi ac~ 

cre- 
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crefciuta, in altri accorciata da auto¬ 
re anonimo, che in piu d’un Ino io fi 
manifefta nativo della città di Bari * 
Il Pellegrini la trovo in Salerno appretto 
Pierluigi Ccflellomata , fumetto, affai 
per nobiltà e per letteratura cofpicuo, 
defcritta in carta pecorina; e impe¬ 
tratane la facoltà , indi la trafcriffe , e 
il primo doriolla al pubblico. Con que¬ 
lla s’emendan molti patti del Prot'ofpa- 
ta \ e i luoghi emendati qui li contraf- 
fegnano con un atterifeo. 

IV Ciò che fi dà in quetto luogo, è 
la Parte prima del fecondo libro deliIflorid 
de' Principi I annotar di, compilata dal 
foprallodato Cnv2?KÌ/f/<9 Pellegrino ( »ià il 
primo libro della medefima Ittoria s’è 
dato nel fecondo volume della prefen- 
te raccolta a c. 221. e fegg. ) e contiene 
otto Dittertazioni intorno alla fonda¬ 
zione, ampiezza , confini , e deferi- 
zione del ducato di Benevento. Egli è 
per verità un gran danno all !fioria an¬ 
tica delle cofe de’Langobardì in Ita¬ 
lia, e principalmente nel ducato di 
Benevento, che abbracciò una volta 
gran pa^te del regno di Napoli, il non 
aver noi la parte feconda , e ter%a di que¬ 
llo fecondo libro , de’capi o ditterta¬ 
zioni delle quali lafcio l’autore il folo 
indice nel fine della fletta prima parte. 

Vana 
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Vana efiendo al Sig. Muratori riufcita 
ogni diligenza e fatica per ritrovare 
quelle due parti promefie, va con- 
ghietturando che non abbia potuto at¬ 
tenere le fue promefie, impedito da 
fue gravofe indifpofizioni, e poi da 
morte, la quale agli uomini che al pub¬ 
blico fon utili e benefici, giunge Tem¬ 
pre immatura. 

V. Annefia al fuddetto libro del Pel- 0197. 
leprini va una Serie da e fio con fomma 
diligenza e con ordine cronologico tef- 
futa, degli Abati di Monte-cafino, pre- 
fo il principio da Petronace Brefcia- 
110, eletto l’anno 720. e condotta fino 
al 1137. in cui vi fu eletto Rinaldo Ca- 
Iamentano ovver di Colimenta. Qui 
chiamanfi a un accurato efame le cro¬ 
nache di Leone Cardinale Ofaenfe e di 
Piero Diacono Cajfinefe, e fi ftabilifcono 
gli anni dell’elezione e del governo di 
ciafchedun Abate. Anche quella è ope* 
ra di Cammiìlo Pellegrini ; del qual au¬ 
tore fono altresì tre Difcorfi che vengo¬ 
no apprcfio: 1. Dell"antica famiglia det¬ 
ta di Colimenta ; 2. D'un antico lignificato 
del nome Porta ; 3. Deli antico fito di Ca¬ 
ino . 

VI. Dalle cofe de’ Prìncipi Lango- >2*5 
bardi fi palla a quelle de’Normanni, 
avvenute nel regno di Napoli; espri¬ 

mo 
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mo fcrittore a comparirvi, fi è Gu¬ 
glielmo il Pugliefe, che in un Poema ìfto- 
rico, divifo in cinque libri, canta le 
getta de’ Normanni nella Sicilia, Pu¬ 
glia , e Calabria, fino alla morte di 
Roberto Guifcardo, e Io intitola a 
Ruggieri, fuo figliuolo. Narra in pri¬ 
mo luogo brevemente il Sig. Muratori r 
come entrarono nel regno di Napoli i 
Normanni, e come poi ne fecero la 
conquitta. Indi cerca notizie intorna 
a quetto Guglielmo ; nè fa produrre al¬ 
tro di certo , fe nonché dopo la morte 
di Roberto fopraddetto, e vivente 
Urbano II. egli fcriffe il fuo poema; 
cioè a dire dopo il 1035. in cui Roberto 
morì; anzi dentro'l papato d’Urba¬ 
no, che fu tra gli anni 10S8. 1099. Fu 
la prima volta pubblicato il prefente 
poema in Roano del 1532. da Giovanni 
Tiremeo, che in quella provincia efer- 
citava la carica d’ Avvocato Fittale.. 
Fu poi dal Sig. Gotti/r odo'guglie Imo Lcib- 
nizio inferito a c. 57 8. del tomo I. degli 
Scrittori Brunfvicefi , ttampato nel 
1707. in Hanover. Motivo a quella 
rittampa diede il raccontarfi che qui fi 
fa le nozze tra una figliuola di Rober¬ 
to, e Ugo figliuolo del March. Azzo 
d'Efte, dal qual matrimonio poi feli¬ 
cemente fi propagarono i Duchi di Mo¬ 

derna 
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dona e di Brunfvic. Unaterza-edizione 
finalmente ne fece l’Ab. Gìcvambnt fla 
Carufo nel tomo I. della Biblioteca itte¬ 
rica della Sicilia. Qui i noftri colletto¬ 
ri faggiamenteci danno, enei princi¬ 
pio le prefazioni, e a piè d’ogni faccia¬ 
ta le note de’due primi editori. 

VII. Brevecofaè, ma non forfè di?*278, 
sì poca importanza per iftabilire piu 
d’un punto controverfo nella cronolo¬ 
gia e nell' iftoria di que’ tempi, una 
Cronicbetta Normarmìca d’autore anoni¬ 
mo , condotta dagli anni 1041. a gli an¬ 
ni 108$. cioè fino alla fucceffione di 
Ruggiero al Ducato di Roberto Gui- 
fcardo fuo padre. L’autore la fcriffe, 
regnando Guglielmo figlinol di Rug¬ 
giero , echequ ittr’anni dopo gli fuc- 
cefl'e. Narra m un breve avvifo che vi 
premette , il Sig. Muratori, d’averla 
ricevuta dal Sig. Ignazio-maria Como, 
Gentiluomo Napoletano, che avuta 
aveala in dono dal Sig. Piero Polido¬ 
ro. Quelli la traferifle da un codice 
dell’archivio cattedrale di Nardo , 
fcritto intorno all’anno 1530. ma poi 
fu collazionata con altro codice piu 
antico, che alla forma de’ caratteri 
molira d’effere fatto fu la fine del feco- 
Io undicefimo , o fui principio delfuf- 
feguente ; ed è poffed uto dal Sig. Jaco- 

po 
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p> de5 Franchi, de’ Marchefi di Ta- 
viano. 

Vili. All’Ifiorie fpettanti alle cofe 
fatte da’ Normanni nell’ Italia, fi fa 
fuccedere altra Ifioria delle cofe fatte 
da’ medefimi fuor d’Italia. Ella è una 
narrazione delle Gefìa del Principe Tan¬ 
credi nell'efp e dizione Gercfclimitana , e la 
prima volta fu in Parigi nel 1717. pub¬ 
blicata da’ PP. Mortene e Durand a c. 
112. del to. III. del Teforo nuovo d’ 
anecdotiy il qual efiendo flato da noi 
riferito nel tomo XXXIII. par. II. del 
noflro Giornale, e ivi a c. 104. avendo 
particolarmente parlato della prefente 
Ifloria, qui aggiungeremo fol poche 
cofe , pigliate dalla prefazione del Sig. 
Muratori alla medefima. Quella pre¬ 
fazione è come una prevenzione dell’ 
obbiezioni che potrebbon efier fatte, 
d’inferire fra gli Scrittori delle cofe 
Italiane un’Iftoria , che nè fu fcritta da 
autore Italiano, e racconta fatti avve¬ 
nuti fuor d’Italia. Imperocché quel 
Rodolfo fuCadorne]c , cinèdi Coen nel¬ 
la Normannia bafia ; e vi narra guer¬ 
re fatte in Soria. Aggiungafi che ì 
perfonaggi principali di quella Iftoria 
fono Tancredi e Boemondo , fuo zio , 
o almeno a lui Erettamente in paren¬ 
tela congiunto i i quali tuttavia non è 

ben 
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ben certo che folfer di nafcita Italiani, 
foftenendofi da alcuni, efler elfi nati 
in Normannia . Ma qui fi fa il Sig. Mu¬ 
ratori , eruditamente come fuole , a 
difcutere quella controverfiae in 
primo luogo prova con affai forti argo¬ 
menti , che Boemondo fu Italiano , na¬ 
to in Italia di Roberto Guifcardo, 
mentitegli con titolo di Duca figno- 
reggiava la Puglia. Ingenuamente poi 
confeffa, non trovarli egualmente for¬ 
ti ragioni, per convincer Io lleffo del 
Principe Tancredi. Contuttocio pro¬ 
va effer più verifimile, anch’ egli in 
Italia effer nato. Il riferire le autorità 
degli antichi fcrittori da lui prodotti, 
e con finezza di critica difaminati, e 
collazionati, farebbe lo lleffo che tra- 
fcrivere interamente la prefazione ftef- 
fa. Pure, com’egli ftefioaltresì affer¬ 
ma, fe Tancredi non fu Italiano per 
nafcita , il fu per averci in effa condot¬ 
ta gran parte di fua vita, per avere 
nella ftefia poffeduto il fuo principato, 
e per ellère Rato condottiere e capo di 
milizia Italiana in quella facra fpedi- 
zione. Che fe aveafi a fcegliere fcritto- 
re delle fue imprefe, per inferirlo nel¬ 
la prefente raccolta, non fe ne pptea 
ritrovare altro migliore e piu veridico 
4iHadolfO) che in tutte quelle guerre 
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10 feguì e gli flette Tempre al fianco, 
come intimo amico e compagno per¬ 
petuo . 

p.jj5. IX. Dagli Tcrittori delle cofe appar¬ 
tenenti al regno di Napoli, e in ifpecie 
a’ Normanni, fi palla a quelle della 
Lombardia, dandoli primamente la 
Vita della Contcjja Matilde, rozzamente 
fcritta in verfiefametri latini, e in due 
libri divifa da Doninone, monaco del 
monaftero di Canofia, dell’ordine di 
S. Benedetto. Quella Vita èilluftrata 
conlunga prefazione dal Sig. Muratori, 
11 quale dopo avere annoverati molti 
fcrittori moderni della medefima , 
viene a'parlare di Doninone, da cui tut¬ 
ti hanno prefe le loro notizie, ancor¬ 
ché taluni non lodevolmente n’abbian 
fopprefso il nome del medefimo. Nef- 
fun meglio di lui potea efier informa¬ 
to della vita e delle azioni di quell’il- 
lurtre Principetta, come quegli che 
per Io fpazio di cinque luflri confetta 
d’effer vivuto in Canofia, cartello al¬ 
lora fortifiimo, e caro a Matilde non 
meno ' che a’ Tuoi maggiori , fovra 
ogni altro luogo di Tua ampiflima giu- 
rifdizione. Stette egli tutto quel tem¬ 
po appretto la medefima, e fu a lei 
molto accetto. Dall’autore patta dì- 

* poi il Sig. Muratori a parlare del Tuo 
poe- 
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poema, il quale ei compofe , vivendo 
Matilde : e a lei dovealo prefentare ; 
quando morte rapì la piiffima Princi- 
pefla: e però all’ultimo capo egli ag- 
giunfe come epilogo, De ìnfignì cbitu 
memorandaComitìJf& Matbìlàìs. Nota 1’ 
editore , il che forfè niun altro offervò 
prima di lui, due acroftici nelprefen- 
te poema : l’uno nel primo capo , do¬ 
ve con le lettere iniziali di ciafchedun 
verfo formafi quello dittico : 

Filiti Mnthildis Bcnefacii , Beatrici! , 
Nuttc ancilla Dei , film dtgna Petri . 

Così pure dall’iniziali dell’ultimo capo 
ne rilutta queft’altro verfo : 

Presbyter hunc lil/rum'fincit Monachufque Doniti. 

Dal quale acrottico chiaramente ap¬ 
parile il nome dello fcrittore edere 
Doninone, e non Domnizcne, come al¬ 
cuni non bene lo fcrivon© \ e che egli 
fu non folamente Sacerdote, ma anche 
Monaco ; come da altri verfi può rac¬ 
coglierli , che egli era vivuto nel mo- 
naftero di Canofìa . Dopo di. ciò vien 
informato il lettore, delle varie edizioni 
fattefi di quello poema, e de’tetti a 
penna fu’ quali furon fatte. La prima 
deeli a Bajliano Tegnagelìo, cioè al P. 
Jacopo Gretfero, della Compagnia di 
Gefu, che la inferì nella fua infigne 
^accolta, intitolata Vetera monumenta 

Tomo XXXVII. C " con-. 
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ccntra fibifmatìcos , impreffa in Ingol- 
Hald , nel 1612. E la traile da un efem- 
plare che da Roma gli fu mandato. Il 
Sifr L eibnir.io ne fe una riftampa nel 
tomo 1. degli Scrittori Brunfvicefi, 
piu fopra da noi riferito, dopo averla 
collazionata con altro tefto a penna, 
che fu già del Cardinale Sirleto , e poi 
fu un altro della biblioteca Vaticana, 
per opera del Curtode d’allora Loren- 
zo-aleffandroZiccagni. Di molto pe¬ 
rò è d’antiporfi quella terza edizione 
alle due precedenti, che qui ci dà i! 
Sig. Muratori, dopo averla coliaziona¬ 
ta fu due altri codici molto autorevoli. 
Il primo fi è un efemplare che il P. Ab. 
Bacchini trafctifse da un codice affai 
antico del monaftero di Polirone ; l’al¬ 
tro un telto membranaceo, che indica 
efsere fcritto già intorno a quattrocent’ 
anni, adorno d’afsai vaghe miniature , 
per quanto dar polca la rozzezza di 
que’ tempi, in oggi pofseduto da! Sig. 
March. Gaetano Canofsa, Gentiluo¬ 
mo nobiliffimo Reggiano, i cui mag¬ 
giori, poco dopo la morte della Co. 
Matilde, ebbero dagflmperadorifin- 
vertitura del cartello di Canorta, e piu 
anni Io portedettero. Or fovra di que¬ 
lli due terti , e principalmente fu ’I 
lècondo se fatta querta terza edizione, 
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ma sì corretta e accrefciuta, infiri 
redimendodelle narrazioni, che pri¬ 
ma ftavanlì fuori del proprio luogo, 
che’l prefente idoneo poema potreb¬ 
be quali conlìderarli opera nuovamen¬ 
te ufcita alla luce. Sotto al fedo leg- 
gonlì poi molte note , e varie lezioni, 
per opera, parte del Sig. LeibnvrÀo, c 
parte del Sig. Muratori. 

AI fuddetto poema qui li fono ag-?-J8** 
giunti due antichi documenti, I’ uno 
con quefto titolo : Chartula Comitij[& 
Matbilàis^ fuper conce [[ione honorum fuo- 
rum, fatta Roruatu Ecclefiz. Qnedo è ”j8s‘ 
il titolo dell’altro : De t hefauro E anujìiu 
ccclefi£ R.omam tranfmiffo , & de compen- 
fatione ecclefi& Canufin& fatta. Aveali il 
Sig. Leìbniiio avuti dal Zaccagni , 

I trafcritti dal fopraddetto codice Vati¬ 
cano; nè il Sig. Muratori volle trala- 

; fciarli: e q uelti .Umilmentedi alcune 
noterelle dall’uno e l’altro editore fon 
illudratì. 

X. Dietro alla Vita della Co. Matil- p-^7 

de , da Doninone fcritta in verlì, altra 
Vita della medefima , da autore Anoni¬ 
mo piu recente fcritta in prola, pub¬ 
blicò il Sig. Leibnizio, la quale però 
non è altro che un puro compendio 
della prima ; ed egli l’ebbe dal Sig. 
Francefcomaria Fiorentini , che ne 

C 2 tie- 
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pène unefemplare antico a penna. Nè 
pure di quello pregevole monumento 
ha voluto il Sig. Muratori privare il 
pubblico .- Con tal occasione ancora 
egli dà notizia d’altre vite della ftefia 
dettate fimilmente in profa, tutte 
raccolte dal medefimo fonte , le qua¬ 
li perciò ha effo giudicato cofa fover^ 
chia il pubblicare. 

p.jc9. . XI. Abbiam nuovo poema iftorico 
della guerra ed eccidio della città di 
Como , intitolato Cumanus, imperoc¬ 
ché , ficcome il Sig. Muratori nella 
prefazione avvifa, gli fcrittori de’ fe- 
coli barbari, quafi confondendo la cit¬ 
tà di Como conia vecchia di Cuma, 
con tal nome la chiamarono , là dove 
ne’ tempi della miglior latinità Comum, 
Novocomum^Novumcomum^u nominata. 
Ignoto è l’autore di quefto poema ; ma 
il quale narra co fé da fe vedute , e del¬ 
le quali fu gran parte , cioè la guerra 
molfa dal popolo Milanefe a Como 
fua patria ; per la quale, prefa c cru¬ 
delmente Taccheggiata da’ nemici, 
venne a perdere la libertà , e con effa 
ogni difefa e ornamento di torri e dì 
mura. Giaceafi quefto poema incol¬ 
to , mal concio, e guaito dall’imperi¬ 
zia dè’copifti e dall’ingiurie dei tem¬ 
po iq alcune librerie. Oltre a ciò la 

-in. e C bar- 
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barbarie del fecolo e Io fcrittore privò 
affatto del buon ufo della latina favèlla 
avealo sì ripieno di fcorrezioni, d’ofcu- 
rità , e d’anfibologie , che! a grande 
ftento fapea trovare il filo per tifata¬ 
ne qualunque più-attento e piu acuto 
leggitore. Lafua buona forte ilfeca¬ 
pitar nelle diani del1 Pi Giufeppcmaria 
Stampai della Congregazion diSoma'- 
fca , quem ( per atteftazione del Sig. 
Muratori ) non minus politiorum liferas- 
rum cultura , quarzi mathematica /India ; 
& multiplèx eruditio celebrem apud nos 
jatndiu effecere, ac precipue Mediolai- 
nenjibus notum, apud quos jam tot annii 
degit. Egli dunque felicemente!© fcoi 
perle, egli lo collazione con altri teff i a 
mano, e principalmente con uno anti¬ 
co d’intorno quattrocent’anni, efiften- 
te apprefTo i nobili Coma fchi detti dì 
S. Benedetto, e con l’ajuto de’ mede- 
fimi lo emendò; altrove adoperò con¬ 
getture plaufibili e ammende necefia- 
rie; e tutto finalmente illuftrollo dì 
fpiegazioni e di note. 

Indi va incontro il Sig. Muratori aHe 
oppofizioni che potrebbono effer fat¬ 
te all’ edizione di quello poema, pe^ 
effer difadorno di qualunque eleganza 
e.purgatezza di dire.. Egli dice, qui 
doverli attender (blamente alla verità? 

C 3 de-* 
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de’ racconti, e all’argomento di non 
sì lieve importanza, qual è la guerra 
fra due popoli nobilitimi della Lom¬ 
bardia, che durò nove anni incirca, 
con l’eccìdio della parte meli forte. 
Egli è poi anche di maggior importan¬ 
za, quando lìconfideri che da tal ec¬ 
cidio e dalle calamità che fufleguiro- 
no aizzato Federigo Barbarofla, non 
meno che dalle doglianze de’ Pavefi, 
Novarefi, Lodigiani, e d’altri popoli 
della Lombardia, portò ben due volte 
la guerra a’Milanefi, la quale venne a 
finire con I’efpugnazione di quella cit¬ 
tà , e con lo fmantellamento delle fue. 
mura. ! 

Finalmente feioglie il Sig. Muratori 
un nodo intrigatiflìmo di cronologia , 
che incontrali neIverfo687. di quello 
poema , dove dice il poeta : 
JHui ftrus K^nfelmo fuerat, tunc mitteretentanì, 

•vfrt hitpifcopus inthroHiatus , ftd malepacìus . 

Il fenfo aftrufillìmo di que’ verli è tale : 
Mandanfi ambafeìadorì ad Anfelmo* 
uomo crudele , allora intronizzato, cioè 
creato Arcivefcovo di Milano, con 
.patti e convenzioni male e dannevofi. 
Correva allora l’anno 1123. Nè mai è 
dacreder falfo in ciò un autore fincro- 
mo, e Comafto , cioè confinante,e che 
guerreggiava coi popolo Milanefe, di 
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cui era capo quell’ Arcivefcovo. A1P 
incontro , per fède di piu ifiorici, cor¬ 
roborata da antichi monumenti, era 
in quell’anno ftefiò, e ne’ tre fufie- 
guenti Arcivefcovo Orlico nella mede- 
lima città, che finì di yivere dopo la 
morte d’Arrigo IV. Imperadore, eV. 
nella ferie de’ Re di Germania, la 
qual morte addivenne fanno 1125. 
Anzi, come prova ad evidenza i! Sig. 
Gìufeppc-antonìo Saffi, Prefetto dell’Am- 
brofiana, morì f Arcivefcovo Orlico 
fol l’anno 1126. Finalmente narrati tut¬ 
ti gl’ifiorici profani e facri, antichi e 
recenti, che toccan le cofe di Milano 
di que5 tempi, che ad Orlico fucceffe 
Anfelmo nelfarcivefcovado. Or come 
pofia verificarfi, che e nel 1123. fofse 
Arcivefcovo Anfelmo, e che fol nel 
1126. ad Olrico in quell’arcivefcovado 
fuccedefie, qui nella fua prefazione, 
in ultimo luogo ricerca il Sig. Murato¬ 
ri ; e conchiude, col fentimento an¬ 
cora del Sig. Saffi e del P. Stampa fopral- 
lodati, che Anfelmo, vivente Olrico , 
fia fiato eletto Arcivefcovo e Coadiu¬ 
tore , come ora fi fuol chiamare ; cofa 
ora ufitata nelle chiefe della Germa¬ 
nia , e di cui la ftefsa chiefa di Milano 
intorno a que’ tempi ci dà qualche 
cfemplo , non ofiante che apertameli- 
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te i facri canoni ci ripugnafsero. 

Succede altra prefazione del V.Stam- ® 
pa , della quale altresì noi qui daremo u 
un ridretto. Narra come bramofo di j $ 
contribuire anch’effo qualche cofa alla a! 
prefente grande raccolta, mentre un j 
giorno va rivolgendo le carte che fer- g 
banfi gelL’archivio del fuo collegio diS. : 
Piero in Manforte , di Milano, s’ab- à 
battè fra quelle in un frammento d’an- j{ 
tjco poema, dove con idile rozzo, ma * 
con ignuda fincerità e con ordine ido¬ 
neo , fi narrava la guerra che già fei fe- . 
coli fra’ Milanefì e Comafchi era fiata f 
Sembrando a lui quella effer cofa de-- jj 
gna della pubblica luce, trafcrittala,, <> 
la comunicò prima al Sig. Arpelati e poi 
al Sig. Muratori, da’quali n’ebbe l’ap- : 
provazioni . Ma imperciocché la fcrit- ( 
tura dal tempo era guaita in piu d’un , 
luogo, e per trafeuranza o imperizia 
delcopifla era fcorrettiffima, e man¬ 
cante ben della metà ; il Sig. 'Muratori , 
con fue lettere Io confortò a ufar ogni ( 
diligenza , per trovarne altri tedi, che j 
interi fodero e piu emendati, per.trarr , 
ne le vere lezioni, per fupplirne le la- ( 
gune, e formarne un efèmplare , il piu 
che fi poteife, corretto e intero ; al che 
ninno potea fembrarepiu idoneo del P. 
Stampa, come quegli che, oltre allef- 

fer 
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fer fornito di molta erudizione e di fi¬ 
no giudicio, è pratichiflìmo della pro- 

| vjnciadiComo in cui è nato, e però 
1 egli potrebbe fembrar unico in ridurre' 
1 alla vera lezione i nomi propri della 
5 medefima. Così egli dunque incorag- 
; gito, s accinfe all’imprefa ; e non eb¬ 

be a durar molta fatica per trovarne 
• due effemplari interi, Tuno appresa 
• il Sig. Giufeppe Rufca, Giureconful- 
a toGomafco, e l’altro apprefso i Sigg. 
• di S. Benedetto, Nobili della fletta cft- 
• tà , da quali furongli cortefemente ac-< 

comodati, per formarne fovra gliilef* 
fi quello , che ora qui leggiamo per fua 

• opera e indu’ttria. Quindi il noftro 
i editore fi fa a inveftigare chi fofse T 

autore di quello poema, il quale col 
t* fuo Itile barbaro e inelegante , moftra 
in chiaramente che egli fioriva in que fò¬ 
ia- coli, quando imperfettifilmo era tufo 
i- della volgar italiana e della latina fa¬ 

vella . Ma due verfi pofti nel principio, 
ni dopo il quarto , chiaramente dimo¬ 
ile' ftrano, lui etter vivuto ne5 tempi in 
r- cui fùccedetter le cofe da fe narrate 5 
ir e d efsere alle fteffe intervenuto. 
|l|i Vera referre volo, Quantum cjttn , falf'a taccio , 

Quaglie meis oculis vidi, popius referaho. 

p. Alcuni, con Paolo Giovio eTommafb 
:-f~ Porcacchi, affermano il fuo nome ef- 

C $ % fere 
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fere flato Marco ; altri dicon lui edere 
flato della nobil famiglia de’ Raimondi. 
Ma Benedetto Giovio e Francefco Ci- 
galino, vivati già ducent’anni e piu, 
non con altro nome Io conobbero , che 
d’autore Anonimo . Fu noto al Corio e 
al Calco, infìgni idorici Milane!!, que¬ 
llo fcrittore, e cofenon poche da lui 
derivarono nelle loro iilorie. Grande 
a maraviglia fu lo dudio e la fatica del 
P. Stampa in correggere, efporre, e 
illudrare il prefente poema , come ciò 
danno a divedere le note che vi pofe a 
piè del tedo ; e le lezioni guade ; e 
da lui emendate, che pofe nel mar- 

fMcCgine. Chiude!! queda feconda prefa¬ 
zione con alcune tedimonianze che al¬ 
cuni dotti fcrittori fanno dello dedò. 
poema: a cui !i premette un breve 

p‘10iK racconto delle cagioni di quella guer¬ 
ra tra’ Milanefi e Comafchi, tratto | 
da una carta antica, elidente appref- 
fo il fuddetto P. Stampa ? e dallo def- j 
fo dilucidata con annotazioni affai eru¬ 
dite. 

p II poema poi è preceduto da un 
’ compendiofo racconto delle cofe avve¬ 
nute in efsa guerra, fatto dal medefi- 
mo P. Stampa *, che nel fine altresì ci 
dà un indice particolare de* nomi dì 
que’ luoghi , de’ quali nel medefi- 

mo 
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mo vien fatta menzione. 

XII. AI Sig. Giufeppe-antonio Soffi 
Prefetto del collegio e biblioteca Am- 
brofiana, è tenuto il pubblico delflfto- 
ria Milanefe di Landolfo Giuniore, ovver 
di S. Paolo, il qual cognome egli prefe 
dalla chiefa di S. Paolo in Compito, 
alla quale fin da fanciullo fu egli aferit¬ 
to. Molte notizie di quell*ilrorico ci 
dà il Sig. Muratori, nella fua prefazio¬ 
ne , tutte prefe dal corpo della mede- 
fima iftoria; alla qual prefazione noi 
rimettiamo il noftro leggitore. Altre 
cofe Io ftefso poi foggiugne, intorno 
aH iftoria ftefsa, intorno a’tempi che 
ella abbraccia, e intorno a5 codici don¬ 
de fu traferitta ; le quali cofe perchè 
alquanto piu diffufamente tratta il Sig. 
Dott. Saffi anch efso nella fua prefazio¬ 
ne; noi da quella le riferiremo, per 
non ripeter le cofe medefime due vol¬ 
te , con noja di chi legge. 

Narra il Sig. Saffi, come dalla Socie¬ 
tà Palatina fu a lui addofsatoil carico 
di pubblicare quell opera idorica, non 
mai finora veduta imprefsa tutta inte¬ 
ra: il che ora egli adempie, corredan¬ 
dola di note, che riufeiran forfè, di¬ 
ce egli, prolifse anzi che no agli erudi¬ 
ti; ma fpera che non fieno perefsere 
in tutto inutili a chi di meno fquifita 

C 6 cru- 
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erudizione, e di libri è fornito-. Sog¬ 
ghigno, quello fcrittoreefsere fincro- 
no con l’Anonimo del Cimano , pubblio 
cato dal P. Stampa . Moftrafi a lui con¬ 
trario nel fatto dell’Arcivefcovo Anfeh 
mo,. che giudica non efsere ftato-inve¬ 
rtito di quella dignità arcivefcovile prh 
ma del 1126. cioè a dire fe non dopo la 
morte d’Orlico. Lafcia tuttavia al fuo 
av.verfario la libertà di tenere la fu a 
opinione r che elfo giudica probabile,- 
e ne rimette al dotto lettore il giudi- 
ciò, ferbando fempre in quella con*, 
troverlìa inviolate le leggi tutte della 
civiltà e dell’amicizia. Il Puricelli fu il 
primo a pubblicare alcuni frammenti 
di quella Ifloria. Quelli poi furon in¬ 
feriti dal P. Papebrochio nella fu a ferie 
degli Arcivefcovf Milaneff; con elfi 
l’Ughelli riempì nella fua Italia facra 
molte lagune; e degli ilelfi il P. Pagi lì 
fervi per impinguare le fue note criti¬ 
che agli Annali delBaronio. Fedeliffi- 
mo egli è nella verità de’racconti; e 
però fcrittori d’iftorie, e de’ popoli con¬ 
finanti e degli llranieri ancora, a lui 
s’appoggian nella narrazione de’ fatti 
di que’ tempi de’ quali fcrive e ne’ qua¬ 
li egli vilfe. Anzi perchè non pochi 
iftorici dell’ifteffa città di Milano, fou 
no affai confu fi nell’ affegnar il tempo 

della 
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della fede degli Arcivefcovi d’allora*, 
quello iflorico fgombra qualunque 
ofcurità , e mette ogni cola in-una chiae 
riffima luce : per la qual clgione il Sig. 
Saffi) con ottimo 'configlio, ha voluto 
premettere una breviffima fèrie crono> 
logica delle cole da Lavdolfo narrate. 
Dipoi Io fteflo efpone di quai codici s‘è 
fervito per la* prefente edizione . H 
Principal codice affai antico, mem^ 
branaceo, ferbafi nella biblioteca del¬ 
la metropolitana di Milano-, ed è quel¬ 
lo flefso in cui flafimilmente defcritta 
l’Iftoria Milanefe d’Arnolfo , già pub- 
blicatafi nel tomo precedente a que¬ 
llo, e la Paflìone del B. Arialdo Mar¬ 
tire. Nell’Ambrofiana elifte altro co¬ 
dice afsai pia-recente, e trafcritto dal 
fopraddetto ;■ l’uno e l’altro veduti e 

j piu volteletti dal Sig. Muratori, coni’ 
egli fleffo nella prefazione fua afferma-. 
Ma dipoi nel riordinare che faceva 
quella biblioteca il Sig. Saffi) altro co¬ 
dice vi feoperfè ; e quivi, fu la prima 
faccia-, telfifica G levami antonio Caffi- 
filoni )■ per Imperiale autorità pubblico 
,notajo, d’averlo copiato-da undeirr- 
plare ch’era di Carlo Bafcapè, Vefco- 
vo di Novara. Con quelli due egli coni, 
frontò il codice della metropolitana r 
aiutato, in ciò dal Sig. Filippo Argo latti; 

e da’ 
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e da’medefimitrafiequelle varie lezio" 
ni, le quali, oltre a diverfe note erudi¬ 
te , ha egli mefse fotto del fello. 

*• XIII. Uftimo in quello luogo, frale 
cofe appartenenti alla Lombardia, è 
un poemetto latino , Icritto da Maejlro 
JVIosè, delle lodi di Bergamo fua patria. 
Mario Muzio o Mozzi Bergamafco, 
avendo l’anno i$q6. dalle llampe di 
Cornino Ventura, in Bergomo , dato 
in luce il Teatro delle pcejie d'Achille 
Mozzi, fuo padre, vi unì il prefente 
opufculo-, e quivi affermò, che quello 
antico poeta m anch’cfso della famiglia 
Muzia o de' Mozzi. Danna breve de¬ 
dicatoria eht Maejlro Mosè fa precede¬ 
re al fuo poema , alf Imperadore Giu- 
ftinianoll. e da alcuni veri! co’quali 
al medefimo lo indirizza, fi vuol far 
conofcere che Maejlro Mosè viveva a* 
tempi dello llefso Imperadore, cioè 
nel 707. e che per fuo comandamento 
fcrifse quell’encomio poetico della fua 
patria. Ma qui nella fua prefazione 
il Sig. Muratori fi fa a convincere difal- 
fe tutte quelle cofe. Finta dice efser 
quella lettera, intitolata a Giufliniano 
IL Imperadore diCoJlantinopoli: sì per¬ 
chè in que’ fècoli non era introdotto 
ancora l’ufo di diltinguere col cogno¬ 
me di fecondo, terzo, quarto ec. i 

Papi, 
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Papi, gflmpcradori, i Re ec. da co¬ 
loro che per l’addietro avean portato 
Io llefso nome; sì perchè nè mai gl’ 
Imperadori che rìfedettero in Oriente 
furon chiamati Imperadori dì Cojlautìr.o- 
poli j ma de' Romani \ e fo! dopo l’anno 
800. da’Latini fi diftinfer gì’Impera- 
dori d’Occidente da que’ d’Oriente, 
nominando quelli di Coflav.tìncpolì e 
que’ dì 'Roma : con la qual ragione pro¬ 
va efsere altresì fittizia quella dedica¬ 
toria in verfi appiccata nel fine del 
poema, dove Giuli intano vìen nomina¬ 
to GRAJORUM populcrumfumma po¬ 
tè fbas , in vece di Romano-rum. Quivi an¬ 
che affermali, che fautore fcrifse nell’ 
anno 707. dell’era crilliana : 
Ptfl SEPT1SGENTQS anno: SEPTEMtpue perattot 
Virginis-a parta •• 

Ma in que’tempi l’era crilliana ovver 
Dionifiana non ancora introdotta erafi 
in Italia, e molto meno in Collantino- 
poli. Il poema poi è dettato in verfi 
Leonini , l’ufo de’ quali fol trovali 
principiato verfo il 1000. Da tutte que¬ 
lle ragioni deduce il Sig. Muratoriche 
l’epiltola proemiale e i verfi polli nel 
fine furono mera impollura o di Mario 
Mo7.zi che primo fé pubblico quello 
poema, o ài Achille Mozzi, fuo pa¬ 
dre. E aggiunge, che in un fello a 

ma- 
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mano , afsaì antico, comunicatogli 
dal Sig. Co. Francefco Brembato , non 
fi leggòn nè quella nè quelli: che 
in oltre ivi l’autore fi nomina fempli- 
ce mente Magifier Moyfes Vergamelifis y 
nè fé gliattribuifce il cognome di Mu± 
zio: che quel titolo M'agifier , fu folo 
in ufo ne’ lecoli pofteriori, e non mai 
nell’ottavo fecole , in cui fi vuole che 
Maefiro Mosè fcrivefse .- 

ludi cerca il Sig-. Muratori, il tempo 
in cui fion Maefiro Mosè ; e conghiet- 
t'ura ,.che verfail 1120; Prima perchè, 
nel capo VI. lodando la famiglia de’ 
Muzj o-Mozzi dall’antica fina nobiltà y 
vi nomina un Ambrofio come vivente , 
il quale in una gìofa inferita nel codice 
del Sig. Co, Brembato , fi afserifee che 
Épifcopus ? erg amen fis fuit : ma quell’ 
Ambrofio vi fu Vefcovo fra gli anni 
1112. e 1129. come può vederli , oltre 
aH’Ughelli'nell’Italia facra-, apprefso 
altri fcrittori delle cofe di Bergomo. 
Secondariamente nel cap. XIII. narrai 
Maefiro Mosè , che la città di Bergomo 
era governata allora da un magiitrato 
annuo di Dodici uomini ; e che allora 
godeva d’un'aurea pace. Ma tal pace 
non mai ella godette , finché fu fiotto 
a’ Longobardi, nel iettavo fecola \ ben*, 
sì però néfecolo dodìcefimo, ini cui vi 

pre- 
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prefìedettero Dodici nomini con titolo di 
Coiifoli. Ragioni tutte fon quefie , che 
fi meritan d’efser meglio confiderate 
nella ftefsa prefazione , a cui rimet¬ 
tiamo i lettori giudiciofi ed eruditi, 
Molte forfè de] le m eoe fi me indufser 
f Ughelli a dubitare della verità delle 
dediche fopraddette nel to. IV. nella 
prefazione af catalogo de’Vefcovidi 
Bergomò 

In ultimo-ljiogo parla il Sig. Mura¬ 
tori della fua - edizione : afserifce d’ 
averla fatta fu ’l foprallodato mano- 
fcritto . Ma perchè Mordo Mozzi avea 
divolgato la prima volta quello poe¬ 
ma , purgatolo innanzi di quelle paro¬ 
le e maniere che a lui fembraron men 
pure e men latine , e di quelli altri eh’ 
eran falli di profodia : al noftro faggio 
editore è partito bene lafciarlo tal qua¬ 
le il fuo autor Io compofe, efsendo 
certo di così meglio- piacere alfottimo- 
gufto del noftro fecolo. Tuttavia non 
ha voluto ommettere quelle correzioni 
e cangiamenti che vi fece Feditor fuo 
primiero, mettendole fotto il tefto r 
acciocché nè pure ciò qui s’avefse a 
defiderare. 

XV. Ritornano i nofiri Collettori 
alle cofe de’ Normanni nell’Italia; e 
con.due Iftorici molto infiggi, .tutti e- 

due- 
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due Monaci Benedettini, fi viene a 
terminare il quinto volume . Il primo 
fi è Gctufrido o Goffredo Malaterra . Nar¬ 
ra egli cole accadure in Italia perla 
venuta de’ Normanni, e Io ftabilimen- 
to del loro dominio nell’una e l’altra 
Sicilia; e arriva fino all’anno 1090. in 
cui vi fignoreggiavaRuggiero, fratei 
di Roberto Guifcardo. Egli il Tuo libro 
dedica al Vefcovo Anfyerio di Catania , 
efso pure Monaco dello ffefs’ ordine, 
e non Giorgio , come leggerli per error 
de’copifti, moltra , con l’autorità del 
P. Mabillone , il Sig. Muratori nella Tua 
prefazione : come parimente egli afse- 
rifee, con l’autorità del P. Pagi, lui 
efser Normanno , e non di nazione 
Spagnuolo, contra il Pentimento del 
Volilo. Nella ftefsa prefazione fi an¬ 
noverali le anteriori edizioni de! pre- 
fente iflorico , nella cui edizion Mila- 
nefe fi fono polle tutte le prefazioni e 
lettere dedicatorie de’Puoi primi edi¬ 
tori . 

?oj. AU’Ifioria del Mala+erra s’unifce un’ 
Appendice , che I Ab. Giovambatìjla Ca- 
rufo traPcriPse da un codice del Mar- 
chefe di Giar rat aria , eapprePso a quel¬ 
la aveala ftampata nel tomo I. della 
Biblioteca iftorica del regno di Sicilia , 
e arriva fino all’anno 1265. Su l’edizio- 

ni 
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ni del fuddetto Ab. Carufo hanno ì no- 
ftri collettori fatte le loro edizioni, sì 
del Mal et erra con 1* Appendice , che 
dell’iftorico che appretto noi riferia¬ 
mo . 

XV. L’altro ittorico fi è Aleffandrò, > 
Abate, non Cele/ìno , come Iefse ma- 
mente nelttedizion Francfortenfe il 
Vottio, ma Telejìno’y cioè Abate del 
Monafterodi S. Salvatore di Telefa, 
nel regno di Napoli. Narra egli le co- 
fe avvenute dall’anno 1127. in cui mo¬ 
rì Guilcardo Duca di Puglia , fino al 
1135. in cui il Re Ruggiero diede al 
fuo figliuolo Anfufo il Principato di 
Capua . E quello appunto è Y anno in 
cuiefso fcrivea , mofso dall’importu¬ 
ne iftanze di Matilde, lòrella del Re 
Ruggiero, e moglie del Co. Ranolfo. 
Quelle ed altre cotte nella prefazione 
del Sig. Muratori eruditamente s’ettpon- 
gono ; dove anche l’Abate Telef.no è 
difetto dall’acctilè del Sunta e del Vof- 
fio , che lo vollero far credere conflitto 
e negligente nella ferie de’ tempi e del¬ 
le cotte da lui narrate. 

^6. 

Rcrtrn ltalicarum S ai.pt or e s ec. Tomi 
primi Pars fecondò, ec. 1725. pagg. 

583. 
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583. fenza la prefazione del Sig. 
gelati, univerìale a tutto ’l tomo , e'_ 
relenco delle cofe contenute nel me-, 
defililo, e fenza l’indice, delle cofe 
notabili ; con alquante- figure ir* 
rame. 

s 
» V . *• OUefto , in ordine , a quelli che 

fin ora fi fono imprefii-, è il Se/là' 
tomo ; ma a riguardo delle cofe conte-; 
nute , tutte concernenti a q.ue’ fecoli.j 
che del tomo primo fon l’argomento q 
vien a coftituire come una parte feconda 
dello ftefso primo tpmo . - r » 

I. Dà cominciamento a quefta nuoi 
va raccolta il corpo delle. Leggi Langom 
bardicbe, a cui il Sig. Muratori una 
lunga prefazione premette, la quale 5 
per la molta erudizione fua , tutta in¬ 
tera con attenzione fi merita d’efser. 
letta. Noi della ftefsa qui ne porgia-, 
ino brevemente il contentito. 

Perl’invafione de’ Langobardi par¬ 
ve che fi ponefse alle leggi Romane li- 
fenzio , per le quali fin allora s’era go¬ 
vernata 1 Italia , non meno che! rima¬ 
nente del Romano imperio . lì Re Ro¬ 
tario fu il primo che diede leggi fcritte 
a’ fuoi popoli, che prima riteneanfi 
fol nella memoria e nell’ufo : e quelle 
leggi nomino egli Editto. Grimoaldo, 

Li ut- 
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Liutprando , Rachis, e Affolfo che a 
lui fuccedettero , altre poi ne aggiun¬ 
sero . Non è però da credere che in 
que’ tempi le. leggi Romane andafsero 
affatto in oblivione e in difillo , la- 
-Sciandoli libero agl’italiani il vivere fe^ 
condo le medefime : lice he, per legge 
del Re Liutprando , lì efigeva ne’ giu¬ 
dici perizia nell’ une e l’altre leggi. 

Carlo Magno e i Tuoi fuccefsori, 
tuttoché effinto fofte per elfi il regno 
Langobardico , lafciaron tuttavia l5 
une e l’altre leggi nel Ior vigore . Ma 
perchè con elfi pafsaron nell Italia mol¬ 
ti dalla Francia e da quelle provincie 
della Germania che lor ubbidivano ; 
perciò, oltre alle fuddette leggi, altre 
nuove fe n’introdufsero , e furon la Sa¬ 
lica , la Ribuaria, la Bojarica, e T 
Alamannica; e fecondo quelle leggi 
viveano nell’Italia le perfone ffraniere 
che l’abitavano ; ma allofservanza del¬ 
le ftefse nè gl’italiani nè i Langobardi 
eran tenuti. Alcuni anche, col Con- 
rigio e col Baluzio, fon d’opinione che 
agl’italiani parimente fienfi date da 
ofservare le leggi della Francia, le 
quali col nome di Capitolare furon da 
quei Re pubblicate . Ma il Sig. Mura¬ 
tori è di contrario lenimento, e fa 
chiaro vedere, che a quel Capitolare 

furon 
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furon obbligati i popoli delle Gallie, e 
que' che coi nome di Franchi nella Ger¬ 
mania viveano foggetti agli fteffi Re . 
Al piu dunque fu obbligata l'Italia a 
quelle leggi, che alla flefsa furon date 
da Carlo Magno , da Pipino e da Lo'- 
dovico il Pio fuoi figliuoli, da Lota¬ 
rio I. e Lodovico II. e che trovanfi in¬ 
ferite nel corpo delle leggi Langobar- 
diche , e quindi trafportolle il Baluzio 
nella fua edizione de’ Capitolari de* 
Re Franchi. Dipoi altresì vi aggiun- 
fero nuove leggi i tre Ottoni, i due pri¬ 
mi Arrighi,. e Corrado I. E quelle 
leggi tutte giudica qui per varie fue 
conghietture , che non molto dopo il 
dodicefimo lècolo dal Ior vigore fieno 
totalmente decadute. 

Fino a quel tempo dunque quali 
nell’Italia reggeanfi con le leggi Roma¬ 
ne, e quali con le Langobardiche, quali 
anche con le leggi Saliche : le Alaman- 
niche però , le Riouarie , e le Bojariche 
pot hiffimo furonci in ufo. Nè ciò è mai 
da dire che confufion venifse a cagio¬ 
nare: imperocché poche eran le leggi 
Langobardiche e le Saliche, e Io lìti- 
dio delle Romane confilleva fol nel 
Codice e nelle Novelle, imperocché le 
Pandette a malapena eran note. Non 
dunque sì fatta moltiplicità di leggi 

prò- 
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produrre potea confufione, mentre in 
oggi fenza confufione veruna l’Italia 
non con due o tre maniere di leggi lì 
governa; ma con tanta varietà delle 
medefime, quante in elsa fono le pro- 
vincie , le città , e le terre ftelse, 
ognuna delle quali ha leggi e fiatati 
Tuoi propri e municipali. 

Batte dipoi il Sig. Muratori l’afser- 
zione di coloro che narrano, che l’an¬ 
no 1137. Per decreto di Lotario II. 
Imperadore , fiali tolto via dall’Ita/ia 
Tufo delle leggi Langobardiche; e fa 
vedere, come fol dall’anno 1183. dopo 
la pace di Coltanza, cominciarono que¬ 
lle a poco a poco a pafsare in difufo. 
Imperocché allora le città di quella 
provincia efsendofi ftabilite in certa 
forma più ampia di libertà, cominciò 
ciafcuna d’efse a promulgar molte leg¬ 
gi fue particolari, e a reggerli co’ fuoi 
municipali fiatati. E allora fu che il 
diritto Romano ripigliò più di vigore ; 
e trovatefi in Amalfi le Pandette, e dì 
là trafportatefi a Fifa, fi cominciò ad 
aprire piu accademie , e in quella cit¬ 
tà , e in Bologna , e altrove, dove 
pubblicamente gli ftudiofi elercitavan- 
fi nell’interpretazione delle medefime, 
e di tutto ’1 corpo delle leggi Romani e 

, Cefaree. Eallora finalmente fu, che 
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ne’ cafi dove nulla il diritto municipale 
decretava, fi ftabilì dì ricorrere , al di¬ 
ritto Romano, e di coftituirlo come 
univerfale a tutti ; il che non avvenne 
pervenni decretoo comandamento d’ 
Imperadorio d’altri Sovrani ; ma per 
folo unanime confenfo de’popoli. 

A quella fi fa fuccedere altra qui- 
ftione , fe veramente anche in oggi ab¬ 
bia il diritto Langobardico in Italia 
qualche autorità. Recate il Sig. Mu¬ 
ratori le ragioni dell’una e 1 altra par¬ 
te , lafcia la cofa indecifa : e fafli ad 
annoverare primamente le varie edi¬ 
zioni fatte fin ora del Codice Lango¬ 
bardico , la prima delle quali è in 8. 
fatta in Venezia del 1537. con le glofe 
o comento di Carlo Cotto, ovver del 
'Tocco, famiglia antichiffima per no¬ 
biltà nella Sicilia , dalla quale i Princi¬ 
pi d'Iccari traggon forigine. Quelli 
ville nel 1207. com’egli di fe affer¬ 
ma. Veggafi ciò che di lui narra il 
Sig. Can. Antonino Mongitori nel to¬ 
mo I. della Bibliotbeca Sicilia a c. 130. 
Altri comentarj vi fono parimente, 
di Andrea di Barletta \ e nel principio 
vi fono le prefazioni di Giovambatifla 
Nenna, da Bari , che fovra un fuo 
telfo a penna ne fe f edizione pre¬ 
lente *, e di Niccolò Boerio o Battio , 
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come nel frontifpizio egli è nominato, 
di cui anche fono le poftille al principa¬ 
le comento. Quivi anche fi ha un pic¬ 
chi vocabolario delle voci Langobar- 
diche ufate in quelle leggi, con la loro 
interpretazione , compilato dal fud- 
detto Nenna. La feconda edizione , in 
ordine di tempo , qui riferita, e mol¬ 
to commendata, fi è quella che in Ba- 
filea proccurò BafiLio-viovanni Heroldo 
l’anno 1557. Segue la terza che Ieggefi 
nel Codice delle lev & antiche, pubblica¬ 
to da Federigo Lindenbrogio in Bafilea 
fimilmente , nel 1613. in fogl. alla qua¬ 
le dà molto di pregio l’efTerfi fatta fo- 
vra un codice molto infigne, in carta 
pecorina . Non molto dopo Melchiore 
Golda/lo inferì le fteffe Leggi nella fua 
Colleziojie di Covfuetudini e Leggi impe¬ 
riali , piu volte imprefla in Francfort, 
in foglio. Servifli il Sig. Muratori dell* 
edizione fatta nel 1674. ma dalla data 
della lettera dedicatoria, faggiamen- 
te conghiettura , che nel 1613. laflef- 
ta Collezione la prima volta fh fiata, 
come fu veramente, impreca. Incon¬ 
tranti quivi le Leggi Langobardiche a 
c. il. con quello titolo : Lombarda , fi- 
ve Leges Longobardorum per Imperatores 
& Reges Romanos lat£, afone in unum 
corpus congefi& a Petro Diacono Caflì- 

Tomo XXXVII. D nen- 
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ncnfi, S. .Rem. Imperii Legotbeta, Ex' 
ceptcrc, Cartulario & Ca;diano , da do 
ve raccogliefi, chi flato fìa il compila 
tore delle medefime. Finalmente rie 
tomo V. del Corpo del jus civile Cefa 
reo dell’edizione de’ Giunti di Venezia 
1621. in 4. dietro alle Novelle di Giu 
ftiniano, fi ha il Corpo del gius Lan 
gobardico, con tutte le prefazioni 
glofe, ecomenti, de5 quali va corre 
data la prima edizione Veneta de 
1537. 

Il Golda/lo è flato feguito dal Sig 
Muratori nella fua edizione. Tuttavia 
per renderla piu copiofa ed emendati 
che le precedenti, ha egli fatto ricorfr 
a due codici affai ragguardevoli. I 
primo di quelli, poffeduto dall Eflen 
le biblioteca, apparifee effere fcritte 
nel 1490. da Pellegrino Prifciano , Far 
rarefe, (he afferma d’averlo ricopiate 
d’un tcflo d’antichità venerabile. li 
quello codice non veggonfi le leggi dif 
pofle per titoli, e fotto a’ fuoi cap 
particolari, come offervafì in tutte 1 
edizioni, a riserva dell Heroldiana 
ma ciafcheduna fotttr’l nome di que 
Re o Imperadore da cui fu promulga 
ta. * E qui nota il Sig. Muratori, chi 
dal Gcldcjlo nella prefazione fi fa Piero 

' * c “ ‘ *» * Pia» 
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Diacono Cafinefe, autore della diflribu- 
zion de’ tìtoli Tuoi particolari, che vi- 
vea ne’ tempi di Lotario II. nell’anno 
1337. e fu infigne per la fua molta eru¬ 
dizione, e per libri già dati in luce. 
Ma egli ha conghietture molto proba¬ 
bili, per dire che dì molto è anteriore 
taldiflribuzione. Oltre però alle con¬ 
ghietture delSig. Muratori, altre n’ab- 

] biamnoipiu certe; imperocché fotto 
j a’ Tuoi titoli fon difpofle le leggi del co¬ 

dice Langobardico dell’edizione Vene¬ 
ta del 1537. dove fi hanno le glofe di 

L Carlo del Tocco, il quale per afferzione 
fua ftefla {a) vivea negli anni 1207. e 
altrove (6) afferma che furon Tuoi rnae- 
flri il Piacentino, Ottone di Pavia, e 
Giovanni di Cremona, che tutti fiori- 
ron dopo la metà del fecolo preceden¬ 
te* . Procedon in quello codice dunque 
con tal ordine le leggi, che da quelle 
del Re Rotario, in numero di trecen- 
tonovanta , fi prende il principio; e 
poi fi fan feguire quelle de’ Re e Impe- 
radori che venner dipoi; e fi viene con 
tre leggi d’Arrigo II. Imp. a chiudere 
la raccolta. Ma, oltre a ciò, quivi fi 
leggono i Prologi che ciafchedun Re e 
Imperatore alle fue leggi prefiffe, i 

D 2 qua- 
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quali fi defideranin tutte quante ledi 
zioni finora ufcite. Non è anche dif 
pregevole ciò che è particolare di que 
ito codice, cioè che a varie leggi Tifo 
no aggiunte le Formule con cui nel forc 
Langobardico d’ allora fi conteftayar 
le liti ; le quali formule, chechè dican- 
fi certi troppo delicatamente nafuti.| 
non poco giovano per meglio conofce- 
re le fiefse leggi, i riti oltr a ciò e i co- 
fiumi di que'tempi. Nel fine di que¬ 
llo codice altresì vi fono le Leggi Sali¬ 
che, con quella prefazione che ci die¬ 
de il Bainolo a c. 26. del tomo I. de’ Ca¬ 
pitolari de’ Re Franchi, e dopo lui 
Giovangicrgio Eccardo nella fua novità' 
ma edizione delle medefime. Ma qui > 
piu a bafso, ci dà il Sig. Muratori la me ' 
defima prefazione, dal codice Ellenlè 
trafcritta. 

Altro codice per lo fopraddetto no- 
ftro editore è fiato infieme confutato, 
efiftente nell’archivio de'Canonici del¬ 
la cattedrale di Modana, dove indi¬ 
cata gli ftefiì caratteri, lui numerare 
fette fecoli, e forfè piu , d’antichità ; 
dalfultime pagine del qual codice s’è 
trafcritto quell’antico Calendario, che 
i nofiri editori nel tomo II. a c. 216. di 
quella raccolta hann’inferito. Quivi 
hanno il primo luogo le Leggi Saliche 
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-divifein fettanta capitoli, edifiribuì- 
. te con ordine diverio dalle fin ora dì- 
- volgate. Son precedute da quella pre- 
- fazione che anche Ieggefi nell’ edizioni 
> del Lindenbrogio e dell’Eccardo, ma 
in con delle varietà, come può vederli da 
.chi fi vorrà fare a collazionarla con 
, quella del codice Efienfe, da cui tra- 
:-fcrittaIa qui ce la dà il Sig. Muratori. 
) La fuddetta prefazione è feguita da al¬ 
cuni verfi efametri, che portano que- 
i- (lo titolo : Carmen beroìcum de totius fve- 
e- zulatione hujus preclari vcluminis , da’ 
i.^uali, fra l’altre cofe, comprendefi, 
ii che il volume fu fcritto per comanda¬ 
li-mento di Eurardo, cui giudica i!9ig. 
\\Muratori altri non efsere che Eberardo 
» ) Berardo , Duca e Marchefe del Friu- 
fe i 9 e padre di quel Berengario che fu 

x>i Re d'Italia e Imperadore. Indi el¬ 
io, a è feguita da un efaftico con queft’al- 
0, ro titolo : Carmen eleycum cui fupra , 
et. ìove fcuoprefi, che’I nome dello ferit¬ 
ili. ore, o almen del primo collettore del¬ 
ire e cofe contenute nel medefimo codice, 
ti; u Lupo. Ma perchè i! Duca Berardo 
sfiorì verfo l’Sóo. conghiettura il Sig. 

Zluratorì dalla forma de’ caratteri, che 
t codice prefente fia fiato traferitto dal 
foro del detto Lupo, verfo il 1000. dell* 
ra volgare, e forfè a ufo del Capitolo 

D 3 di 
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dì quella cattedrale , dove anche in 
oggi fi conferva. Il fecondo luogo in 
quel codice è delle leggi Hihuarie, di 
dove però s’è fmarrito un foglio. Il ter¬ 
zo è delle leggi Longobardiche ; e dipoi 
fùffeguentemente vengono le Alaman- 
niche e le Bojariche, quali tutte con 
altr’ ordine da quello che hanno fedi- 
zioni che fin ora fe ne fono fatte. Do¬ 
po di tutto fi hanno alcuni Capitolari di 
Carlo Mag o, Pipino, Lodovico Pio 3 
Lotario e Lodovico II. 

Ma venendo allt Leggi Langobar diche j 
dfefcritte in quello codice , dopò un 
breve compendio dell' origine e de’ Re ! 
dì quella nazione , compilato dalPIfto- ' 
ria di Paolo Diacono , leggefi queflo ti- \ 
Colo: Ine ipimt Capitilia Legis Lavgchar- ‘ 
dòrum, feu concordia -de fingulis cdùfìs , 
guanti Hot bari , Grimald , L iutgrand , 
Hate bis j Aìjhilf con flit ncrunt, cmnesin- 
fFmul ordinata & concordata , ut legem in- 
quirentibus facilius invanire qveaut cuod 
cupiunt. Hanno qui eziandio quelle . 
Leggi il loro proprio ordine, difirìbui- ; 
te in fefianta capitoli, e in ogni capì- 1 
tolo, ièrbandofi l’ordine de’ tempi, fi ! 
efpongon le leggi di tutti que’ Re che : 
fu quel partico’are le hanno proirfulga- ■ 
te. Ma le leggi di quegl’ Imperadorì 
che in altri codici, e in altre edizioni - 

"■ tro-' 
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‘ovanfi dirtribuite in ciafchedun ca- 
;o, e immediatamente porte dietro a 
quelle de’ Re Langobardi, quivi rtan- 
10 tutte unite , e in luogo feparato in- 

j ieme difpofte ; e tra querte alcune ve 
ie ha 3 che nell'antcriori collezioni non 

' 1 leggono. 
( Due altri codici affai antichi ferban- 

’rt-neH’Ambroliana*, l’uno Dritto intor- 
j 10 all’anno 1013. contien le leggi Lin- 
^obardiche', 1’ altro intorno al 102S. 

1 quelle leggi che i Re promulgaron nell’ 
? Italia. È ticcome fu’due primi codici 

fé il Sig. Muratori le Tue collazioni, co- 
J sì altre collazioni fu quefti altri due fo- 
e aortite fatte da'Sigg. della Società Pa- 
platina, e didimamente dal Sig. Filip¬ 
po Argelati, 

' In querta prefazione degna èd’effcr 
. letta la fentenza pronunziata dal Mar- 

’ h. Bonifacio , padre della Co. Matil- 
ie, a favor di Martino , Abate di S. 

j renefio di Berfello , contra Ingone 
' refcovo di Ferrara, dove il Vefcovo 

addetto rifiuto il duello proportogli 
lai l’Abate, per mezzo del fuo avvoca- 
0. In querta caufa, oltre al March. 

, lonifacio, federonvarjGiudici, par- 
e e Romani e parte Langobardi. 

;lj Ma per tornare al corpo delle Leggi 
' ^angobardiche, chequi nuovamente 

>“ D 4 vien 
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vien prodotto , dichiara il Sig. Mura¬ 
tori d’aver efso lavorata l’edizione 
fua, fu quella del Goldajlo ; ma vi ri- 
tien l’ordine con cui le leggi fon difpo- 
lte nel codice Ellenfe ; aggiungendovi 
a’ loro proprj luoghi le prefazioni di 
ciafchedun legislatore , e le formule 
forenfi. E così l’edizione prefente, o 
mirifi la diligenza degli editori e le cor¬ 
rezioni del tetto; o le varie lezioni e le 
note che Io iliuflrano ; o le molte giun¬ 
te che vi fi fono fatte, poffiam pronun¬ 
ziare francamente, che ella e la piu 
accresciuta e la piu emendata di quant’ 

p.ij. altre fin ora fono comparfe. A quella 
prefazione , fu una tavola in rame, s’è 
aggiunto il faggio de’caratteri ., in cui 
ne’ codici Ambrofiano e Modanefe 
quelle leggi fono Hate fcritte. Indi fe- 
gue un indice delle leggi, come nell* 
edizione Heroldiana fono fiate difpo- 
ile. 

Ma nell’edizione prefente ferbalì 
p. «7- quell’ordine. I. L’Editto di Rotario col 

fuo prologo e conchiufione ; e contien 
p.4$- 390. leggi- 2. Seguon 0. leggi di Gri- 
jp.s,. moaldo, col loro prologo. 3. Le leggi 

di Lìutprandc fon divife in fei libri, 
ognun de’ quali ha il fuo prologo, e va- 

p 85- rie formule vi fono inferite. 4. Viene 
p.sp. il prologo con 9. leggi di Rachis ; 5. Poi 

quel- 
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quelloTAflolfe con 14. leggi; e anche 
a quelle fi frammifehian varie formu¬ 
le. s. Succedon le leggi de’ Re Fran- p. 94». 
chi, e primamente 1Ó5. di Carlo Ma¬ 
gio ; alle quali s’aggiugne il Capitolare 
del medelimo Imperatore dell’anno 
806. ovvero la Carta di divifione del 
regno de Franchi fra Carlo, Pippino 
e Lodovico, fuoi figliuoli. 6. Appref-p.us». 
fo quelle fi hanno 4Q. leggi di Pippino, 
Re d’Italia; 7. Altre 6i. di Lodovico 
Pio ; 8. e 107. di Lotario I. con due bre¬ 
vi giunte alle medefime; 9. Altre 8. 
leggi dì Lodovico II. anche quelle con 
due giunte ; alle quali poi s’aggiungo¬ 
no alcune quiltioni e avvertimentid’ 
antichi giureconfulti fopra le leggi 
Langobardiche, prefe da’ codici dell’ 
Ambrofuna. 10. A quelle fi fan fegui- >. 1 ss. 
re 9. leggi di Guido, Augufto; n. Di- 

; poi 13. di Ottone I. 12. Una di Ottone II. 
13. Tre di Arrigo 1. 14. UnadiComr- 
dol. 15. Tre d! Arrigo II. 1.6. Una dì 
Lotario IL E a molte di quelle ancora 

i fi fan precedere i loro prologhi, e fi 
, fono inferite alquante formole forenfi, 

II. Il fecondo luogo qui è dato a u.np.iSo, 
Frammento dell IJloria Longobardica> 
pubblicato già tempo da Marquardo 
Frebero a c. 178. del Corpo delliftoria 
Francica> dietro all’opufculo di Paolo 

D 5 Dia- 
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Diacono de’ Vefeovidi Metz, a cui an¬ 
che I’attribuifce. Seilfamofo Paolo di 
Warnefrido , o altri frane f autore 
di quedo Frammento , lafcia il Sig. 
Muratori indccifo. 

f.it-. Ili, Segue un Opufcolo della fonda¬ 
zione del monalterio di Nonantola ne! 
territorio Modanefe, fatta da Anfcl- 
mo, prima Duca del Friuli > e poi 
Abate per fantità ragguardevole, in¬ 
torno all’anno 752. Lo fcrittore appa- 
rifee eder Monaco dello dedo monade¬ 
rio, vivuto non molto dopo alla fon¬ 
dazione fuddetta, Qiieff opufculo, fu 
la prima volta impredo negli Atti de* 
Santi dell’ordine Benedettino, al feco¬ 
le quarto, e illudrato con Note dal P, 
Mobiliane', e con le dede qui (1 ridona 
al pubblico. 

IY. Ma inedito è XOpufculo che vie¬ 
ne appredo, anch’efso d’autore Ano¬ 
nimo, che conghietturafi efser vivuto 
nel nono o almen nel* decimo fecole j 
egli è trafetitto da un cedo a penna 
dell’Ambrofiana, e contien una deferi- 
zion del fito di Milano, e le vite de* 
fuoi primi Arcivefcovi. Qui nella pre¬ 
fazione il Sig. Muratori confiderà il prezr 
zo di qued’opufculo, e confeda che non 
dirado, da tradizioni mal fondate fau¬ 
tore fi lafcia tirare ad aderir cofe che 

in 
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11 oggi apprefso gli eruditi non fi me¬ 
ritali-tutta la fede. Afferma tuttavia 
quefto effere il codice piu antico fino- 
ad ora fcopertofi, dove narrinfi le vi¬ 
te de’primi Vefcovi di Milano , daS. 
Barnaba Apoftolo pigliando il princi¬ 
pio . 

Va a queft’opufculo anneffo V Or dine 

che ferbarono anticamente i Vefcovi 
fuffraganei della chiefa Milinefe, al¬ 
lorché adunavardì ih concilio provin¬ 
ciale ; a cui fuccede un breve Catalogo 

de’Vefcovi Milanefi, fcrittodi carat¬ 
tere alfai antico, e da per tutto unifor¬ 
me principiando da S. Barnaba Apo- 
l^olo,. Uno a Filippo di Làmpugnanò. 
Le notizie degli Arcivefcovi fuffe- 
guenti, lino a Leone de’ Valvaffori, 
morto nel 1257. fon di carattere di¬ 
verta. L T 

V. Non è sì picciola futilità che fi 
traggo, per ufo dell’iftoria e della cro¬ 
nologia, da poche cofe che fuffeguen- 
temente qui fon pubblicate , fceìte da 
U n Calendario molto antico, che fe rit¬ 
to, a penna,. infieme con un Antifona¬ 
rio. e un Martirologio, fecondo il rito 
della chiefa Milanefe , apparteneva 
unavolra alla Chiefa diS. Giorgio il» 
palazzo, e ora ferbafi nell’ Ambrofia- 
na, alcod, A 2. 

D 6 VI. 
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P»*j> VI. HifiorÌ£ Saracenico-ficuU varia 

monumenta. Sono fette opufcoli anti¬ 
chi , raccolti dall’Ab. Giovambatifla 
Carufoyz<\alle ftampe di Palermo pub¬ 
blicati unitamente l’anno 1720. Quale 
fiane il pregio de* medeiìmj, abbaftan- 
za se detto da noi nel tomo XXXV, 
de Inoltro Giornale, ac. 479. 

VII. Mettefi infèttimoluogalaC™-. 
naca dpVefcovi Napolitani, fcr it ta fino all’ 
anno 872. cioè fino al Vefcovo Atana- 
fiol. da GiovanniDiaconodella chie-, 
fa di S. Gennaro in Napoli, che a quel 
tempo fioriva. Queft’opufculo sè avu¬ 
to per opera del P. Sebafltano Pauli, 
piu volte rammemorato, ne* noflrì 
Giornali, che dal P. Euflacbìo Carac¬ 
ciolo , religioni dell’ordine fuo, pari¬ 
mente nobile per nafcita e per lette¬ 
ratura, la fe tralcrivere da un codi, 
ce antichilfimo delia Vaticana ; e la co¬ 
pia fu poi diligentemente fui medefi* 
«no. rifcontrata dal Sig. Niccolò Carmi¬ 
ni, della cui molta perizia nella Iinr 
gua greca e latina, e della nuova am¬ 
pliata edizione di Dion Caffo, teftè da¬ 
ta in luce, piu lòtto noi ampiamente 
favelleremo. Chi folle quello Giovanni 
Diacono, quali altre opere abbia fcrit- 
te, e quale fia la prefente cronaca 
diffufamente lo fa conofcer nella tó 

pre... 



Articolo III, &$• 
prefazione il Sig. Muratori, alla quale 
noi rimettiamo chi legge ^ Nel fine di 
quella cronaca fi hanno poche notizie 
lpettanti al Vefcoyo Atanafio II. nipor 
te e fucceffore del primo dello. llefso, 
nome, fcritte da un certo Piero, Sud- 
diacono della chiefa Napoletana ; cui. 
non doverfi confondere con Piero, Dia¬ 
cono Cafinefe, a lui molto inferiore d’ 
C-tà , moiira il Sig. Muratori nella pre¬ 
fazione fuddetta; il quale anche illu- 
ftrò di note molto erudite il prefente 
opufculo.,. 

Vili. Di affai maggior mole è 1 ape- 
ra che fiegue, di cui è autore un altro 
Giovanni. Quella è la Cronaca deimo- 
naftero una volta molto inlìgne di S. 
Vincenzio., fituatonon guari difcoffo, 
dalla fonte del VoJturno,e però intitola¬ 
ta Cronaca Volturnenfe. Riconofce quell’ 
opera il Sig. Muratori dalla bene licen¬ 
za deirEminentifs. Barberini, che per- 
mife il trarne copia da un codice {ingo¬ 
iare , da e&o poffeduto nella fua dovi- 
ziofa libreria Fu l’autore figliuolo- 
deli0 lleffo Monaltero, dove fiorì do¬ 
po la metà del fecolo undicefimo., e 
non è improbabile lui effervi flato Aba^ 
te, come ne conghiettura il Sig. Mura¬ 
tori . Rende commendabile quella 
Cronaca una quafi indicibile quantità 
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di diplomi, contratti, e altri limili 
antic hi documenti, tuttoché al noilro 
verfatiffimo editore afeuni fi feoprano 
effer falli, ficcome anche vi feorge qua 
eia diverfi falli in cronologia; i quali 
poi eziandio, non folo indica nelle note 
che v’aggiugne , ma altresì li corregge. 

P'525' IX. L’ultimo luogo in quello tomo 
s’è dato a una raccolta divar; monu¬ 
menti inorici, fpettanti alla chiefa e 
città di Ravenna, e che ora la prima 
volta , col titolo di Spicilegio dell'ifioria 
Ravennate > pubblica il Sig Muratori.. 
Son prefi dallo dello codice della bi¬ 
blioteca Eftenfe, in cui danno fcritte 
le vite de’ Vefcovi Ravennati d’Agnel- 
Io, già la feconda volta impreffe nel to¬ 
mo IL. di quella raccolta ; e fono le Fz- 
fe d’alcuni de’ primi Vefcovi della me- 
defima città ; alquanti.Opufculine’ quai 
difeutefi la famofa controverfia del 
luogo dove ferbanfì le reliquie del Santo 
Vefeovo Appollinare ; altr'Qpufculo in¬ 
torno all’edificazione del tempio di S. 
GiovanniVangelifla, di Ravenna; e 
finalmente alcuni altri pochi Monumen¬ 
ti, fpettanti allf fioria della med.efima 
città. Nel futi detto codice efsendovi 
alquante annotazioni di vecchio auto¬ 
re , che dilucidan quel teflo, nè pur 
di.quelle il Sig. Muratori ha voluto de- 
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'Snidare la curiolità degli eruditi; m a 
>ltrealle medefime , altre non poche 
li file ve n’ha aggiunte, d’emendazio- 
ae e d’iilu [frazione, e a fno luogo an¬ 
cora d’avvifo a’ meno periti, perchè 
difc ernafi il falfo dal vero. E p:re hè il 
P. Serafino Giuflintani , Benedettino , 
Lettore di teologia nel mohafterodiS. 
Vitale in Ravenna , pofliede altro co. 
dice mfdove leggonfì i due o-pufcuU 
delledificazione delia chiefà di S.Gio¬ 
vanni Vangeliffa, della ftefsa città,, 
quindi efid ancora, per beneficio di 
quel dotto religiofo, ha prc-fè molte 
varie lezioni , e qui Cotto il tetto le hai 
trasferite. 

Rerum Italìcarum Scriptores ec. T’omut 
fextusec. 1725. pagg. iiq6. fenza là 
lettera dedicatoria del Sig. Arptla'i 
airEmìnentifs. Giberto Borromeo,, 
Vefcovo d i Novara e fu-o ritratto io 
rame ; felenco delle cofe contenute 

' in quello tomo ; e l’indice delle colè 
! notabili. 

TI Reviaotizie qui daremo r una per 
una,dell’operedellequaliècom¬ 

pilato il tomo prefente, tratte dalle 
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prefazioni principalmente e dagli avvi¬ 
li che a ciafcheduna premette il Sig. 
Muratori. 

I. Opufcolo di Piero Diacono > Mona-. 
cóeBibliotecario diMoate-cafi.no, de-, 
gli uomini illv.fln Cafinefi. Giovambatijla 
Mari, Romano , Canonico di S* An¬ 
gelo in pefcheria, lo trafse da un tetto 
della biblioteca Barberina, e arricchi¬ 
tolo di fue note, pubblicollo in Roma 
fanno 1055. A quello. fi uni il Supple- 

' mento di Placido Romano,, efso puro 
PiacoiK) e Monaco dello ttels’ordine.. 

IL Gli Atti dellatraslazione del corpo, 
di S. Geminia.no, Vejcovp di Modona. 
Quelli Atti da due codici delI’Etten- 
fè, e da un altro dell’archivio del Ca¬ 
pitolo della cattedrale di Modona fo¬ 
no ttati trafcritti. Seguì la traslazio¬ 
ne nel 1106. e da autore fincrono 
vien defcritta con fingolare pulitez¬ 
za ed eleganza per quanto compor¬ 
tava la barbarie di que’ tempii Con 
un pafso del prefente opufcolo,fa ve¬ 
dere il Sig. Muratori ^ die col nome d* 
Italia apprefso gli fcrittoridique* fe- 
coli fi contraddiftingueva quella, che in 
oggi noi chiamiamo Lombardia. A que¬ 
lli Atti fono annefse alcune poche 
giunte,, fpettanti alla vita della Co. 
Matilde y dalle quali può trarli quaL 
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che notìzia non difpregevole. 

III. Varie Cronache de Ila città e repub¬ 
blica di Pifa. Comprendon fei opufru¬ 
ii , pubblicati la prima volta dall’Ab. 
Ferdinando Ugbello nel to. III. dell 'Italia 
Jaera dell’edizione Romana ; ma nell’ 
edizione Veneta fono frati rigettati nel 
to. X. Nella prefente raccolta ci dona 
il Sig. Muratori il primo, fecondo, e 
fefto opufculo , quali nell’edizione 
lJgbclliana fi leggono ; falvoche il me- 
defimo vi corregge alcuni non lievi pa- 
tentifiìmi sbagli, principalmente cro¬ 
nologici. Invece del terzo, quarto, 
e quinto opufculo egli poi ci dà una 
cronaca antica, di cui un efemplare a 
lui fu comunicato dal Sig. Ottavio-angelo 
d'Abramo, Canonico della metropoli- 
tana di Pifa, da efro fatto traferiver 
da un codice fcritto a mano da Michele 
di Vico, Canonico della metropolitana 
fuddetta, nell’archivio della quale in 
oggi fi conferva •, e lo fcrifse verfo l’an¬ 
no 1370. E quefra cronaca delle fo- 
prannomate terza, quarta e quinta, 
lembraefrere compilata; e dicefi che 
l’originale fi cuftodifca nell’archivio (e- 
greto della Repubblica di Lucca. 
Quivi aggiunge l’editore nelle Note, 
alcune cofe in fupplemento e correzio¬ 
ne , le quali nel tefto dell 'Ugbello fi leg¬ 

gono . 

.99 
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gono. Gli autori di quefti opufcoli fon 
tutti incerti e anonimi, eccettuatone 
quello del fefto , che è un poema hifto- 
rkodeVacquiftodell’ifofe Baleari fat¬ 
to dall’armi Pifane -, e chiamali Lcren- 
%o Veronefe , o piu tolto Vernevfe, Có¬ 
me conghiettura il Sig Muratori, e fu 
Arci Jiac ono di Piero fecondo di tal no¬ 
me , Arcivefcovo di Fifa . 

• IV. Le Vi*e de quattro primi Abati del 
mona fiero della Cava, dell* ordine Bene¬ 
detti io, fcritte da autore anonimo, 
vivuto, come argomenta il Sig. Ala¬ 
tori , verfo l’anno 1140. e fu Abate del 
monaitero di Vetro fa. Serbati l’origi¬ 
nale nell’archivio del monaitero Ca- 
venfe, donde l’Abate Becchini tratto 
avendone copia , ne fe poi dono al no- 
tiro editore -, il quale ora , coltane Toc¬ 
catone , le dona a! pubblico. Nella 
prefazione il mede fimo regiftra i! di¬ 
ploma de’ due Guai mari, padre e fi¬ 
gliuolo, Principi di Salerno, con cui 
cedono all'Abate Adelferio il luogo do- 
ve Ita edifìcatoil monalterio della Ca¬ 
va , infieme con la chiefa della SS. Tri¬ 
nità, e con molti ampiflimi privilegi, 
nell’anno 1025. Ne trafcrifse queìto 
diploma il fopraddetto Ab. Baccbini 
dall Archivio Cavenfe , e infieme do¬ 
rmilo al dotto amico. Sregue un breve 

Cata- 
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*atalo<zo in verfi degli Abati Cavenfi, 
.no a Leone II. che governò quel mo- 
alierò nel 1256. ed anche quella è 
pera d’ autore anonimo, non meno 
he Xlfloria che viene appretto, della 
bnfacrazione della chiefa Ca\ enfe del- 
t SS. Trinità, fatta da Urbano li. l’an- 
o 1092. il dì *. difettembm; e fu pub¬ 

blicata la prima volta dall’6afelio nel 
to. VII. dell’Italia facra. 

V. Gli Annali de Genove/t di Caffare .2fr. 
ede'fuoi continuatori. Comincia quelli 
a fcrivere lecofe della fu a repubblica 
dall’anno noi. in cui egli pattò, fui’ 
armate della fua repubblica, in Terra 
fanta; e le conduce lino al 1163. den¬ 
tro'! quale fpazio, e dipoi altresì, 
finche vifse , amminiflrò le cariche pri¬ 
marie della medefima. I fuoi racconti 
coftituifcono il primo libro di quelli 
Annali. Coloro che li profieguono, 
furon con pubblico decreto fceltìa pre- 
ftar quell’opera onorevole alla loro pa¬ 
tria , e tutti narran cofe a’ tempi loro 
avvenute. Il primo di loro fu Obertoy^19I< 
Cancelliere della repubblica, di cui è 
il fecondo libro, fino all’anno 1173. II 
terzo libro è del Cancelliere Ottobuono y p jjr 
fino al 1196. Il quarto di 0?erio Patte y 
fino al 1219. Il quinto è di Marchifio, ,.4,7. 
fino al 1223. Il fello di Bartolommeo, j.-tJ5 

fino 
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fino al 1265 e quelli due parimente 
furon dalla patria ornati della dignità 
di Cancelliere. Per la narrazione delle 

*5*3 cofe contenute nel lèttimo libro furon 
poi elette quattro delle piu cofpicue 
perfone della città , e furono Lanfranco 
Pignolo , Guglielmo di Murtedo, Marino 
Vfodimare , e Arrigo March, di Gavio, ì 
quali condulfero il racconto fino al 

p*54'* 1266. Altri quattro nobili foftituiti a 
quelli, furon Niccolò Guercio , Gugliel¬ 
mo di Multedo, Arrigo Drogo, e Buon- 
vcjfallo , che fino al 1269. conduffer 1’ 

r-H?-ottavo libro . Oberi 0 Sianconi, Jacopo 
Doria, Marcbifìo di Caffino , e Bario- 
lommeo Bonifacio , autori del nono li¬ 
bro, arrivan fino al 1279. Ma il fo- 

p' j71‘ praddetto Jacopo Doria è fo!o autore del 
decimo, che termina nel 1294. ed è 
l’ultimo degli eletti alla continuazione 
di quelli Annali, i quali ora per la 
prima volta veggono il pubblico, co¬ 
municati al nollro editore dal Sig. 
Ginfeppc Malafpina, M a re he fe delS. R. I. 
de’ Sigg. di S. Margherita, e Abate 
Commendatario di S. Marziano di 
Tortona w Altro codice fimile fu di 
qualche ajuto per farne le collazioni, 
e da cui eziandio qualche varia lezione 
se prefa ; ma il quale terminava nell’ 
anno 120Q. 

VI. 
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VI. Breve 1 fioria della liberazion di $•*n. 

Meffina per opera del Co. Ruggiero Nor¬ 
manno , feguita Tanno 1060. infieme 
con due Diplomi di privilegi conceduti 
dal fuddetto Ruggiero e da Gugliel¬ 
mo, Re di Sicilia, a quella città. Queft’ 
opufculo, eh e d’autore anonimo , ma 
vivuto intorno a que5 tempi, fu divul¬ 
gato da Stefano Baluzio, nel to. VI. 
delle Tue Mifcellanee. 

VII. Vengon quattro pezzi iftorici ’•*-*»• 
delle cofe farte da Federigo I. il Barba- 
rofsa nell’Italia ; cioè 1. i due libri di 
Ottone , Vefcovo Frifinge fie. 2. Altri P*7J9* 
due libri de! fuo continuatore , Rade- 
vico ■> Canonico Frifingenfe. 3. La Cro- ,^6t. 
naca di Ottone di S. Biafio, ch e come 
un’Appendice, a’ due primi iftorici. 
4. IfiEpiflcla di Burcardo , Notaio di Fe- 
derigo a.-Niccolo Abate Sigebergenfè, 
intorbo alla vittoria di efto Federigo, 
e-della diftruzion di Milano. Rende 
commendabili quefti quattro fcrittori 
l’efsere ftati, non fol contemporanei, 
ma anche del feguito e intimi di quell5 
Imperadore, di cui oltre a ciò il pri¬ 
mo gli era ftrettiflìmamente in paren¬ 
tela congiunto. Altre volte queft’ope- 
re fono ftate ìmprefse oltra i monti; 
ma ora le tre prime di nuovo efeono, 
collazionate e ammendate fovra codi¬ 

ci 
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ci pregiatidìmi della Biblioteca Cefa- 
rea Vindobonenfe, per opera del Sig. 
Co. Cav. Pio-nicccla Garelli, Bibliote¬ 
cario, e del Sig. Niccolò Forlcfia, pri¬ 
mo Cuftode della medefima , ottenu¬ 
tane clementemente la facoltà dall’Au- 
guftidimo CARLO VI. univerfal Me¬ 
cenate delle buone lettere, e fpecialif- 
fimo della prefente raccolta. 

p.?i9- Vili. Libro dell' effe àio d'Ancona , fat¬ 
to dall’armi di Federigo I. l’anno 
1172. e della fua liberazione . Si fa 
quella, ch’è la prima edizione, fu un 
codice membranaceo, or pod'eduto dal 
Sig. Filìpjo Arpelati . Degna è d’efser 
Ietta la prefazione, dove con erudi- 
zion non volgare il Sig. Muratori, ino¬ 
ltra due volte edere fiata afsediata dall’ 
arme del Barbaroffa quella città, ed 
edere il fecondo adedio della medefi- 
ma, chequi fi narra. L’autore è un 
certo Maeftro Boncompagno , Fiorentino 
di nazione, il quale va conghietturan- 
do che fia flato il primo che pubblica¬ 
mente profefso lettere umane nello flu- 
dio di Bologna; e che nella città ftefsa 
accafatofi, abbia quivi dato principio 
alla famiglia nobilidima de* Boncompa- 
gni. 

p.945. IX. L’lfioria delle cofe Lodigiane di 
Ottone Morena, e di Acerbo fuo figliuo¬ 

lo» 
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Io. Anche quefta ifloria comprende Io 
cole fatte da Federigo I. alla maggio 
parte delle quali intervennero i dui 
Morena , e furon teftimonj divifta. A, 
quelli due s’aggiugne il terzo Anonimo , 
che ripigliando la narrazione interrot¬ 
ta per la morte d’Acerbo, fino al fine 
l’ha condotta; aneli'efso autore de’ 
medefimi tempi. Il primo a divolgare 
queft'iftorici fu Sigi [mondo Boldono , co¬ 
me raccogliamo dalla dedicatoria di 
Niccolò Cra/fo a’Decurioni della città 
di Lodi, il quale ne fe l’edizione fe¬ 
conda in Venezia, per le ftampe di 
Marco Ginammi, l’anno 1639. in 4, 
e quella edizione va corredata delle 
note di Felice O/io, che n’illuftrò una 
gran parte dell’Iftoria, e le intitolò 
al Senatore Domenico Molino, celebre 
a’ Tuoi dì per la protezione e amore 
con cui abbracciava univerfalmente 
tutti i letterati. La terza edizione è 
quella che fi ha nel Teforo dell’An¬ 
tichità e Iftorie d’Italia, cominciata 
a imprimerfi in Leida nel 1704. per 
le cure di Giovangiorgio Grevio. Final¬ 
mente Gcdefrido-guglielmo Leibnizio nel 
tomo I. degli Scrittori delle cofe Brunf- 
vicenfi la inferì, in Hanover 1’ anno 
1707. Queft’ultima però va in tutto 
fpoglia deile note $$\l'0/io, che all’ 
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editore fembraron poco necefsarie. 
Ma l’edizion Milanefe è fiata fatta 
fu due tetti a mano, efìttenti nell' 
Ambroiìana , al che pretto lodevol¬ 
mente l’opera fua i! Sig. Can. Giufep- 
pe-antonio Saffi, che da quella bibliote¬ 
ca , di cui efso è Prefetto, la trafse. 
Vi aggiunfe quelle note dell’ Oflo che 
piu utili giudicò , e con altre fue note 
illuttrolla , come eziandio con altre 
d’ un Relìgiefo Cafinefe , il quale piu 
defiderofo del ben pubblico, che della 
propria gloria, modettamente ha vo¬ 
luto tacere il fuo nome. Altro codi¬ 
ce in carta pecorina efiftè già tem¬ 
po , che a calo il P. Gìovampaolo Maz- 
zucchetti, ( a ) Somafco , trovò nella 
bottega d’un pizzicagnolo. Mandol- 
lo quetti al Leibmzio in Germania; 
ma vi giunfe tardi, e l’Iftoria vera 
già ftata impretta : non molto dopo 
fegui la morte di que’due letterati, 
nè’I codice se mai potuto più rico- 
vrare, con perdita forfè irreparabile. 
S’è dunque fatto riccorfo a* due co¬ 
dici foprammentovati delPAmbrofia- 
na, co* quali avendo il Sig. Scjfi col¬ 
iazionata l’edizione dell 'O/io, trovolli 
sì differenti, che ttimò a propofìto 

il 
C*J v- il fuo elogio a e.^oj. del to. XX. del Gioia, 

de’ Ictter. «Tirai. 



Articolo III. 97 
il darci la preferite Iftoria duplicata 
in due colonne; nell’una delle quali 
fi legge come fta nel codice deH’Am- 
brofiana che se riputato il piu anti¬ 
co e’1 migliore; e nell’altra come dall* 
Ofio fu pubblicata. Quelle e altre non 
poche notizie fi raccolgono dalle pre¬ 
fazioni che alla prefente iftoria pre¬ 
mifero i Sigg. Muratori e Can. Saffi. 

X. II Comentario di Sire Raul, ovvero 
ài RadoIfo Milancfe, delle ?e/la di Fede* 
rigo I. nell'Italia. Sembra quefto ifborì- 
co edere flato a tutti gli fcrittori, prin¬ 
cipalmente di Lombardia, ignoto, fe 
Triftano Calco fe n’eccettui, che lo 
accenna nel lib. X. dell’Iftoria Milane- 
fe . Va il Si?. Muratori conghietturan- 
do, che’lfuo vero nome fia Rodolfo: 
certamente egli fu Milanefe, e ferito¬ 
re di cofe a fuo tempo fuccefle, cioè 
tra gli anni 1154. e 1177. A quello 
opufculo va anneffa una narrazione 
dell’efpedizion facra e della morte dì 
quell’Imperadore ; e finalmente alcuni 
frammenti, fino all’anno 1201. iquali 
fembran efier lavoro d’altra penna. 

; Quello comentario può dare non po¬ 
chi lumi all’iflorie di que’ tempi, con- 
ciolfiac'hè è dettato da autore Milane¬ 
fe e poco amico a Federigo Imperado- 
re, ogni qualvolta confrontili can 1’ 

Tomo XXXVII. E ilio- 
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ittorie del Frifivgevfe e de’ Tuoi conti¬ 
nuatori , e con quelle de’ due Morena . 
Efce egli ora la prima volta in pubbli¬ 
co, cortefemente comunicato al Sig. 
Arrelati dal P. Giovambc.tìjla Mcfca : 
della Compagnia di Gefu , e Prefetto 
della copiofa biblioteca del Collegio di 
.Brera , della medefima Compagnia . 
. Prima di chiudere il prefente artico¬ 
lo, ttimiam noi opportuno il foggiu- 
gnere poche cofe intorno a cicche da 

. noi s è detto nel tomo XXXVI. a c. 
358. cioè che nell’imprcfilone del poe¬ 
ma itterico, intitolato C)marna, infe¬ 
rito ne! tomo V. di quella grande rac¬ 
colta, al num. XI. pag. 399, fiafi doluto 
il P.D. GiiJ'efternaria Stampa , C. R. S. 
per cui opera illuftrato quello ufcì in 
luce per la prima volta , che fienvi feerfi 
clonanti errori, principalmente nell’ in¬ 
terpunzione , per colpa di qualche 
correttore, che dopo il medefimoha 
riveduto ifogli, ed ha malintefii forni¬ 
menti dell’autore . Qui per no (Irò mez¬ 
zo il fuddettoP, Stampa pubblicamente 

. fi protetta, che non pensò mai d’aver 
potuto offendere veruno , dicendo ciò. 
imperocché in effetto, come ognun 
può certifìcarfene, quel poema è sì 
barbaro e ofeuro, che lo fteffo edito¬ 
re , il quale ha pollo ogni ftudio per 
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illullrarlo, in piu luoghi confefla di 
non intenderne la corruzione, tanto 
ella è inviluppata e confufa. Nè fareb- 
begli mai riufcito l’intento, fenza la 
fcorta di Benedetto Giovio, come nel¬ 
la prefazione al poema ingenuamente 
confeffa. Di quella ofcurità nerendon 
teilimonianza e Io Hello Benedetto , e 
Paolo Giovio, fuo fratello , e il Gigali¬ 
no , e i! Porcacchi. Anzi il Sig. D. Giu- 

feppe-antonìo Saffi, Bibliotecario dell* 
Ambrosiana, di cui tanto è il merito, 

, per l’afliltenza e opera fua nell’edizionì 
. degli fcrittori di quella grande raccol- 
, ta, nelle annotazioni a Landolfo giu- 
j niore, dice così dell’autore delprefen- 

te poema : Qpam obfcure , quam involu¬ 
tefcrìbit, ut arduurn fit verum ejus fenfum 
attingere] Non è dunque da llupire, 

i fe alcuno, quantunque dotto eglifia, 
; può non averlo a prima villa intefo. 

Egli è vero, che letterato ragguarde¬ 
vole vi fovrantende alla correzione del¬ 
la llampa ; ed altri dotti Signori altre¬ 
sì. Ma le (uè occupazioni tal volta gli 
obbligan a fervirfi d’altri, i quali, per 
dotti che fieno, polfono errare, come 

, altri grand’uomini errar fogliono, fol 
ì perchè fon uomini. Tanto balli f>er 
. dileguare ogni ombra di fofpetto, che 
; '1P. Stampa, giullifiimo ellimatore d’ 

E 2 ogni 
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ogni perfona letterata, voluto abbia 
offendere alcuno , mentr’ egli da fe 
nel numero di coloro s’è poffo, che 
in piu luoghi non fono giunti a in¬ 
tendere il vero fenfo di quel barba¬ 
nti! mo fclittore. 

ARTICOLO IV. 

Atti del B. Miro Eremita cavati dalle 
tenebre ■) e àìfamivati dal P.D. Giu- 
seppe-m ari a Stampa ,C'her. Heg. So- 

mafco. In Milano, per Giufeppe Ki- 
chìv.o Malate/la , 1723. in 12. in due 
parti: la prima è pagg. 309. la fe¬ 
conda pagg. 192. oltre agl’indici. 

Hiariffimo nella Lombardia è il 
nome del B. Miro Eremita per 

le continue grazie , che fi ottengon 
da Dio col mezzo filo , principalmen¬ 
te ne’ pubblici bifogni di pioggia; 
ma tanto piu fono ofcuri gli Atti in¬ 
torno al tempo , che nacque, viffe , e 
morì, e intorno alle fue virtuofe ope¬ 
razioni, intrigate di molte circoftanze, 
che invece di metterle in credito, le 
mettevano in dubbio. 

La piu antica memoria, che degli 
Atti accennati fi confervaffe, confifte- 
va in fette tavolette dipinte con le prin- 

Cipa. 
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cipali azioni del Beato, e con le parole 
aggiuntevi per dar lume alla dipintu¬ 
ra . Di quefte fi fa memoria diftinta 
nella feconda Parte a pagg. 8q. ego. 
A’noftri giorni una fola ne refta nella 
chiefia di S. Michele, ora detta di S. 
Miro, pereffervi le reliquie diqu^fto 
Santo Eremita , porta fui monte di So- 
rico, borgo una volta nobile, ora la 
maggior parte dirtrutto , là dove f Ad¬ 
da entra nel lago di Como a’confini 
dello Stato di Milano con quello de1 
Grigioni . Altre tavolette antiche, 
ma piu frefche delle fopraddette, ef- 
primentile azioni del Beato, fi vedo¬ 
no anche al prefente unite in un qua¬ 
dro folo nella medefima chiefia di S. 
Michele. 

Da quelle e da quefte il P. Stampa 
Trippone , che fia ftata raccolta la vita 
delB. Miro, che gira manuficritta per 
le mani di molti in quei contorni, fcrit- 
ta da perfiona idiota ( come lo Itile, fi 
ordine, e ’I mancamento di molte no¬ 
tizie neceftarie , troppo fan manifefto ) 
intorno all’anno ióoo. Di quarta unica 
fi fio no ferviti tutti quelli che ne hanno 
dappoi ficritti gli Atti, e di quella fi 
dà copia fedele al principio della fecon¬ 
da parte per foddisfazion de’ lettori. 

Il primo che fcrivefte dappoi i me- 
E 3 deli- 
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defìmi Atti, riftretti in compendio r 
fu Monf Lazzero Caraffino , Vefcovo 
di Como, in una fua lettera latina al 
P. Silveftro Pietrafanta della Comp. 
diGiefu, Tanno 1645. Quefta lettera 
è fuccinta, e pafia fotto filenzio molte 
cofe, che fi contengono nella vita fcrit- 
ta a penna, per non entrare in quiftio- 
ni malagevoli da difciorfi , e da riftrin- 
gerfi in una lettera. Di quefta pure fi 
darà copia fedele nella feconda parte. 

II fecondo che fcriffe gli Atti di Mi¬ 
ro, fu il P. Fr. Andrea Ferrari Sacer- 
dofe^deTTerz' Ordine di S. Francefco , 
nel Convento di S. Donato fui monte a 
fianco di Como; il quale tienfi alla vi¬ 
ta , che trovo fcritta a penna , fe non 
che dice , che fu Miro Religiofo profef- 
fo del Terz’Ordine diS. Francefco, e 
vifte 72. anni, fenza produrre alcun 
fondamento, e fenza difaminare giam¬ 
mai ciò che fcrive . Quefta vita fu 
Rampata in Como Tanno 1653. con la 
giunta della fopraddetta lettera latina 
di Monf Caraffino. 

Il terzo fu il P. D. Primo-luigi Tat¬ 
ti , Cher. Reg. Somafco , che n'ha com- 
pendiofamente trattato nel fuo Marti¬ 
rologio della chiefa di Como, ufcito 
alle ftampe Tanno 1675. in Como : e n* 
ha pur trattato Tiftefto autore nella 

ter- 
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terza Deca degli Annali Sacri di Como' 
ancora inedita ; ma non è partito da 
ciò, che ne fcriflè il Ferrari, fé non 
che non ammette, che Miro fu ftato 
Religiofo del Terz’Ordine di S. Fran- 
cefe o. * 

li quarto fu il P. Daniello Papebro-, 
chio , della Compagnia di Gefu , pochi 
anni dopo il Tatti, nell 'Atta SanHcmm 
a’io. di maggio (come anche il Tatti 
nel fuo Martirologio ) ove pone per 
eftefo la vita di Miro, da noi ve¬ 
duta fcritta a penna , e da lui ridotta 
in lingua Latina ; e fraleggiando d’ 
altre notizie, benché avelie nelle mani 
anche l’opera del Ferrari, non è par¬ 
tito da quella, e v’ha fatto fopra alcu¬ 
ne o nervazioni, che fervono a feoprire 
gli errori, ma non a emendarli. 

Due altri fcrittori hinno dato alla 
luce notizia del Beato. Il primo è fla¬ 
to Girolamo Bafcapè Milanefe, Prete 
della Congr. dell’Oratorio di Napoli,, 
nelle fue Effemeridi facre ; ma non ac¬ 
cade citarlo mai, perchè non fa altro 
che ridurre in compendio I 'Atta. Santto- 
rum, e però intorno agli Atti di Miro 
non parte mai da ciò che n’ha fcritto il 
Papebr chio. Il fecondo è Pietro-pao- 
lo Bofca, della Congr. degliObblati di 
Milano, Are iprete di Monza, nel fuo 

F 4 Mar- 
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Martirologio della chiefa di Milano 
ftampato 1 anno 1605. in Milano ftelTo : 
ma perchè quelli fi sbriga in poc he ri¬ 
ghe, e anch’egli rimettefi al Papebro- 
chioealTatti, nè pur di quello acca¬ 
de fervirfi nèH’efiamina di quelli Atti, 
ballando il Tatti che piu diffufamente 
n’hafcritto. 

Due altri Scrittori inediti abbiamo, 
che favellano del Beato. Il piu antico 
è Benedetto Giovio, fratei di Paolo, 
Vefcovo di Nocera, il quale in un fuo 
piccol poema de tribus Dzvis Monticulis 
Donato , JEmilìo , & Lututicne , fa men¬ 
zione di Miro, da lui nominato Emi¬ 
lio ; e perchè il Caraffino-e’l Tatti ne ci¬ 
tano alcuni verfi , il P. Scampa ha firma¬ 
to bene Ramparlo tutto, perocché 
comprende notizie intorno a Miro, e 
a’ due altri Santi, che riufcirann’in 
tutto nuove alla curiofità de' lettori , 
benché non tutte fian vere , come il P. 
Stampo, a fuo luogo ne avverte il lettore, 
e principalmente nelle fu e annotazioni 
allo fcritto poema. 

■ II piu moderno è Giovambatifla Va- 
nofio , Prete Secolare, Priore di S. Bar- 
tolommeo di Como, e nativo della Pie¬ 
ve di Sorico, uomo dotto e d’acuto in¬ 
gegno , il quale ha pefcate quante no- 
iizie ha potuto di Miro e vere e favolo¬ 

se , 
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fe, e n’ha tefTuta intorno all’anno 1675. 
la vita, che fi conferva preflb il Sig; 
Conte D. Giorgio Giulino , Senator dì 
Milano, dal quale l’ha avuta il P* 
Stampa. E perchè il Vanofio allora era 
ancor giovinetto appena ufcito della 
Rettorica, così 1 ha allungata con fi¬ 
gure poetiche e oratorie, e v ha intrec¬ 
ciati molti racconti da lui forfè allora 
creduti veri : ma poi, col tempo avve¬ 
dutoli della fua troppa giovanile cre¬ 
dulità , non l’ha data alle llampe. Di 
quella in piu luoghi fi fa menzione e 
fi fa I’efamina. Ecco in breve tutto il 
contenuto nella vitafcritta a penna. • 

Nacque Miro in Canzo ( terra grofla ' 
nella Diocefi di Milano alla riva fini- 
lira del fiume Lambro, e a’ confini 
della Vallalfina) l’anno 13 36. così no¬ 
minato per efier nato miracolofamente 
da Iterili genitori, e già invecchiati, e 
ottenuto da loro col voto di confacrar- 
10 o a qualche Religione, o al facro 
pellegrinaggio. Il nome del padre era 
Erafmo, della madre Druliana: Era- 
fmo era nativo di Ganzo; Drufiana di 
Prada, luogo pollo nella Valle di Chia- 
venna. La madre morì due anni dopo : 
11 padre l’educò fino all’età capace d’ p*39» 
apprendere l’Alfabeto , e allora Io 
confegnò a un Romito di quelle con- 

E 5 tra- 
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(rade , acciocché l’ammaeftrafTe . 
Giunto Miro all età d’anni 12. perdè il 
padre , che Io lafciò erede delle fue po¬ 
che facoltà; e Miro lafcio l’eredità a 
difpofizione del Romito , perchè ne 
^TacefTe carità a’ poveri. Era Miro arri¬ 
vato all’età d’anni 3 2. quando morì il 
Romito, Cotto cui avea fatto un mi- 
rabil profitto nelle virtù criftiane. 

f- 57- Allora Miro diftribuì a*poveri il ri¬ 
manente delle paterne fuftanze, e pre¬ 
gando il Signore che l’illuminale a 
prendere quello flato di vita, che piu 
gli fulfe piaciuto , gli apparve il mor-. 
to Romito, e gli dille edere volere di 
Dio, cheli metteffe in pellegrinaggio 
per vifìtare i luoghi Santi, e principal¬ 
mente in Roma il fepolcro de’SS, Apo- 

1-71. ftoliPietroe Paolo, Allora Miro, pre- 
fo. congedo dagli amici e da’ parenti, 
vefli'toda pellegrino, s’incamminò ver- 
fo Roma, limofmando per le con tra-, 
de ; e gli lt aggìunfero tre piccoli orfa¬ 
nelli per lo viaggio , che mai piu , fin-, 
che quello durò,, non f abbandonaro¬ 
no , ammaeftrati frattanto da lui nella 
dottrina diCrifto, Giunto a Roma , e 
intefa fa fama della fantità di Brigido 
da Colona, Romito, che da cìnquant’ 
anni abitava in una montagna vicina a 
Roma, lafciò gli orfanelli nella città» 

e ufc4 
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e ufcì a vifitar Blindo, e a prender 

i da lui coniglio fpirituah . Brigido ri¬ 
cevutola eoa amorevolezza, e portoli 
la notte a far orazione per lui, u 1 An- 

: gelo ravvisò di dire a Miro , che par- 
tifse da Roma, e tornale al fuo pae- 

I (e, che nel viaggio avrebbe ricevuto 
rìvelazion del fuo fine. Miro adunque 
partì da Brigido il dì feguente, e tro¬ 
vati gli orfanelli, vifitò con elfo loro i 
luoghi Santi, ed ebbe anch’ei vifione 
di partir quanto prima verfo la patria . 
Prefa Miro allora la benedizione dal 
Sommo Pontefice, che gli comandò di 

i tornar con precetto, d’ubbidienza alla 
, patria, ed ivi fu* vita di penitente, 

tnfieme co’ detti tre orfanelli partì. 
Giunto in Lombardia, pafsòda S. >. 

Giorgio della Lomellina in tempo, che 
, tutta quella provincia pativa gran lic¬ 

eità, e ottenne da Dio con le fue pre¬ 
ghiere a que’ popoli miracolofimente 
la pioggia; e mentre quegli abitanti 

, penfavano di vertirlodi nuovo in fieni e 
co’tre orfanelli, ch’eran laceri, ii rì- 

t conofcimentodella grazia lor da Dio. 
ottenuta, occultamente co’ tre com- 

1 pagni fe ne partì, e tornò a Canzo, 
dove arrivando affatto feonofeiuto,, fu 
ricevuto per carità infieme co’ tre orfa- 
n.elli in cafa del Parroco, e vi Retto 

E 6, po- 



io8 Giorn. de’Letterati 
pochi giorni, e gli apparve la B. V. col 
Bambino ceiefte fra le braccia, e gli 

p.ijc. comandò di prender nuovo pellegri¬ 
naggio fu le coftiere del Iago di Como, 
finché giunto al luogo da Dio a lui de- 
ftinato, farebbe (tato forprefo da ma¬ 
lattia , e farebbe morto. Ufcì dunque 

]p' Miro della fua patria, e pellegrinando, 
per le riviere del Lario, giuofe a bori¬ 
co , e forprefo da dolori , ivi morì. 
Tal è il fugo di tutta la vita del B. Mi¬ 
ro fcritta a penna. 

p. 17. Su quella vita nafcono molti dubbi , 
e primieramente intorno all’anno del 
fuo nafcimento, perocché tutte le co¬ 
pie della vita di Miro fcritte a penna 
lette dal P. Stampa concordano in tutto* 
con quella, e difcordano folamente in 
quello, che tutte fan nato Miro l'anno 
1436. Anzi anche quella che fu man¬ 
data dal P. Paolo Srondrati al P. Pape- 
brochio-, e al P. Tatti da Alefsandro* 
del Conte, Arciprete di Sorico , affe- 
gnano al nafcimento di Miro Tiftefs’an- 
001436. Di piu anche Francefco Bai- 
larino, Cronilta della Città di Como,, 
che fiorì intorno all’anno 1630. vuol 
nato Miro il medefìm’anno. Cofa mi- 
nifeftiffimamente falfa , come rifulta 
dalliftrumento autentico dell’inven¬ 
zione dell’offa di Mito, fatta Tanno 

14.52, 
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1452. dal P. Stampa prodotto nella fe¬ 
conda Parte; mentre nell’iftrumento 
medefìmo fi fa chiara teftimonianza , 
comel’anno 1452. Fu trovato il corpo 
di Miro dopo edere flato lungo tempo 
nafeofto ; cioè fedici anni dopo il nalci- 
mento di Ivliro. Avendo (coperto il 
P. Papebrochio un error così grafo , s’ 
induffe a credere, che Miro folle nato 
intorno ai decimo fecolo. E perchè of- 
fervò che Monf Caraffino faceva nato 
Miro cent’anni prima cioè l’anno 1336,, 
come afferma anche la vita di Miro 
fcritta a penna, che il P. Stampa ha 
trovata nel protocollo delie vifi.te fatte 
da Monf Caraffino. alla Pieve di Sori- 
co , fu a Diocefi ; e come affermano an¬ 
cora il Tatti, e ’1 Ferrari : perciò il Pa¬ 
pebrochio ha creduto, che fia fiata in¬ 
venzione del Caraffino levar cent’anni- 
dal numero. 1436., e fcriver piu toffo 
1336. per accordare l’età di Miro coll’ 
iftrumento della fua prima invenzione. 
Ma il P. Stampa , che ha veduta tal vi¬ 
ta trovata nello fcritto protocollo, non 
veduta dal P. Papebrochio, ha voluto 
prima difaminare l’età e le azioni del 
Beato, e vedere fe s’incontravano con¬ 
ia verità dello fcritto iftrumento; nè 
trovando cofa in contrario, non fola- 
tnente ha abbracciato il parere dello 

ferir- 
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fcrittore di quella vita , ma ha prete- 
fo dì difèndere il credito di Monf. Ca¬ 
raffino dal fofpetto del Papebrochio , 
dimoflrando che il Caraffino era uomo 
dotto , amante del vero, curiofo delle 
antichità, delle quali ha adornato Y 
atrio del Vefcovile palazzo, e le mura 
del Tuo giardino ; gelolilllrao dell’ ar¬ 
chivio della fin Cattedrale , da lui or¬ 
dinato e arricchito di antiche fcritture 
rarifftme ,, come piu diffufamente fi 
vede nel primo capitola della prima 
parte dì quelli Atti. Non intende pe¬ 
ro il P. S'-c.mja dVifcarare il ehìarrffimo 
nome del P, Papebrochio , di cui Tem¬ 
pre ha favellato con quella eftìmazio- 
ne, che merita un uom sì pio e sì let¬ 
terato. 

Potrebbe nafcer dubbio anche intor¬ 
no al nome di Mito , chiamandolo al¬ 
tri Emilio> come Benedetto Giovio 
nelle fùe Selve poetiche , e come pare 
che anche Monf Caraffino foftenga nel¬ 
la fua lettera al P. Pietrafanta ; altri 
Emiro. , come il Canonico Vincenzio 
Curri nel filo folletto; altri Immiro, 
come fta fcritto in un catalogo antico 
de’ SS. della Diocefi di Como, e come 
anche il Caraffino prima chevedeflef 
idrumento, antico della fua prima in¬ 
venzione ; altri Immino , come 

feri- 
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fcrive al P„ Papebrochio il P. Gri¬ 
fi oforo Crino , della Comp. di Gefu ; 
ma quello è forfè errore di (rampa. Ma 
non fi dee partire dallo fcritto Lini¬ 

mento, ched nomina Miro , come 
anche fa vita di lui le ritta a penna. 

In fecondo luogo ollervando il dot- 
tiffimo Papebroc hio, che Miro d’anni 
2. perde la madre , di i 2, perde il pa-. 
dre, dÌ52.perdè il Romito fuo mae- 
ftro, e di anni 7 2. finì di vivere (come 
crede il Ferrari, e altri che hanno 
feguitatoil Ferrari) prende motivo dì 
dubitare, che tai numeri fieno, piu to¬ 
lto inventati, che veri . Contuttociò 
non fa grande difficoltà ci‘accettarli, fe 
non che Tanno, duodecimo delTetà cii 
Miro, eglipenfa, chepolTa edere er- 
ror dì penna, e che pero invece d t il ri¬ 
vere 12, fi debba fc rivere 22. Il folpet¬ 
to dell’ accortiflìmo Papebrochio na¬ 
fte, com’egli accenna, dall’improba-, 
bilità , che il Padre di Miro laici alle a 
difpofizion del figliuolo in età di dodic i 
anni l’eredità, non permettendolo nè 
la legge civile, nè T accortezza pater-» 
na. Ma nè pur qui fi dee fofpettare eli 
graffo errore. Erafmo lafcìò erede i{ 
figliuolo in età d’anni 12. con che 
giunto dappoi all’età dalle leggi pre- 
fcritta il figliuolo difponeffe delle pa¬ 

ter-. 
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terne fu danze a filo piacere. L’autor 
della vita fcritta a penna,per andar cor¬ 
to , ha confufo i puffi. Nè par credibi¬ 
le , che Brafmo lafciafle tutor di Miro 
il Romito, che non potea aver efpe- 
rienza delle faccende del mondo . Avrà 
dunque Iafciato la tutela di Miro a 
qualche fuo congiunto, agnato, o ami¬ 
co , finché giunto il figliuolo a piu ma¬ 
tura età lafciò poi a difpofizione del 
Romito la cura di diftribuir le paterne 
{fidanze a’ poveri . Che poi Miro fia 
vivuto 72. a ni, come afferifce il Ferra¬ 
no , a i'uo luogo fi proverà efier fallo . 

In terzo luogo Io fcritto Ferrari vuol 
che Miro fia fiato Reìigiofo profefio 
del Terz.5ordine di S. Francefco, fenza 
produrre i necefiarj documenti. Il Pa- 
pebrochio e’1 Tatti non l’ammettono, 
perocché il primo lo fa piu antico della 
Religione di S. Francefco d’alcune cen¬ 
tinaia d’anni; e poi offervando, che 
avendo alcuni fcrittori dell’ ordine 
Francefcano aferitti alla loro Religio¬ 
ne anche quelli, che forfè non fono 
mai fiati della medefima, non gli pare 
credibile , che pefeando così al minu¬ 
to , Ior fia potuto fuggir dalle reti il 
noftro Miro . Anche il Tatti non ritro¬ 
vandolo regifirato in alcun catalogo di 
quella Religi me, dampato anche do* 
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po il Ferrari, ricetta l’opinione di que¬ 
llo autore. Penfano dunque j! Pape- 
brochio e’1 Tatti, che il Ferrari ila <Ìa- 
to ingannato dalle dipinture eh3 nella 
chiefa di S. Michele di Sorbo rappre- 
fentano Miro in abito di Romito; ma 
c-fii piu toflos’ingannano. IIP. Scampa 
con gli occhi Tuoi propri ha of'ervaro 
minutamente tutte le immagini del 
Beato in quella chiefa , nè ha trovato 
figura ale una , che ’l rapprefenti in tal 
abito. Tutte lo rapprefentano in abi¬ 
to di Pellegrino di varj colori, e trai’ 
altre principalmente la piu antica di¬ 
pinta da Sigifmondo de Magiftris fan¬ 
no 1525. Non fi è dunque fondato il 
Ferrari fu quelle immagini, ma ben 
crede il P. Stampa, che abbia tratto 
tal fondamento dalle immagini del Bea¬ 
to, le quali fi vedono nella terra di 
Canzo , e tutte concordemente l’efori- 
monoin abito proprio e diflintilfimo 
del Terz’ordine; e quelle fono anti- 
chifiìrne, cioè del 1493. Un’altra cosi 
l’efprime fotto il portico pubblico di 
Canzo ; e così pure I’efprime un’ altra 
nell’ iflefib Convento di S. Donato di 
Como, dove abitava il Ferrari, amen- 
due antichiffime. Fondato adunque il 
Ferrari full’antichità di quelle immagi¬ 
ni , nè avendo prova in contrario, ha 

a feri t- 
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aferitto Miro al Terz’ ordine, e l'ha 
fatto profefib in quello, perchè l’ha 
veduto dipinto con l’abito proprio de' 
profelfi. Ma avvertito il P. Scampa dal 
Vadingo , celeberrimo fcrittore dell’ 
ordine Francefcano , che anticamente 
anche i Secolari ammogliati e aggre¬ 
gati al Terz’ordine portavano l’abito, 
che ora portano i foli Religi ni pro- 
fefi , levato poi loro in progreffo di 
tempo da’ Sommi Pontefici, non ufi 
negare che Miro anche focolare fof- 
fè aferitto a tal ordine, negando fa¬ 
lò che ha Fato Religiofo profeto, 
legato co’ tre voti folenni a quella 
Religione : perocché nella vita fcrit- 
ta a penna non fe ne fa menzione, 
anzi rifulta il contrario , dall’ effer 
Tempre vivuto fuori de’ Tuoi Chioflri. 

Inquarto luogo fi cerca, qual fra fla¬ 
to il pellegrinaggio di Miro, e quanto 
tempo fia durato. Se' fi dovette Ilare 
alla vita di lui fcritta a penna, fa¬ 
rebbe partito Miro da Ganzo d’ anni 
32. cioè l’anno 1368. e farebbe tor¬ 
iato a cafa f iflcfs’anno, o alla piu 

.unga il feguente. Ma il comando, 
che gli fece Iddio per bocca del Ro¬ 
mito apparsogli in Canzo,- d’ anda¬ 
re in pellegrinaggio alla vifita de’ 
luoghi fanti, e’1 voto de’ genitori di 

con- 
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confacrarlo a Dio o in qualche Religio* 
ne o pure in pellegrinaggio, il feo fo- 
Ioviaggio a Roma, e la benedizione 
colà ricevuta dal Sommo Pontefice 
col comando di tornar fubito alle na¬ 
tive contrade, e la vifione avuta in 
Roma con ravvilo diritornarfene pre¬ 
ttamente alla patria , e’1 paffaggio di 
Miro nel fuo ritorno alla patria per 
S. Giorgio della Lomellina , e ’1 ri¬ 
torno di Miro inCanzo fenz'effer piu 
conofciuto da alcuno, intrigano mol¬ 
to la traccia del vero per le ripugnai 
ze che vi s’incontrano. Dovea Miro 
foddisfare al voto de’ genitori d’andare 
in pellegrinaggio de’ luoghi fanti, che 
non erano fittamente in Roma, nè in 
poco tempo poteva Miro adempirlo. 
Dovea ubbidire al comando di Dio,fat¬ 
togli in Canzo per bocca del morto Ro¬ 
mito , prima ingenerale di vìfitare i 
luoghi fanti, epofiia in particolare ì 
luoghi finti di Roma . Dovea Miro ar¬ 
rivare a Roma l’anno 1368. o il feguen- 
te per trovarvi il Sommo Pontefice 
Urbano V. venuto da Avignone l’an¬ 
no 1367. a ripiantarvi la fanta Sede 
Apoftolica , come afferma Agottino 
Oldoino, e non l’anno 1365. come af¬ 
ferma il Ciaconio ; altamente non vi 
avrebbe trovato il Pontefice , che fan- 
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no i 370. di auovo fi ritiro in Avigna¬ 
ne ; o pur Miro dovea differire ancora 
ad entrare in Roma fette o ott’anni do¬ 
po, per trovarvi il Sommo Pontefice 
Gregorio XI. che l’anno 1376. aveva ri- 
ftabilita la fteffa finta Sede nel Vatica¬ 
no : ma allora non vi avrebbe trovato 
piu Brigida ( che appunto è quel Bri¬ 
vido , di cui fa menzione come vedrem 
fra poco la vita fcritta a penna ) mor¬ 
ta tre anni prima. 

Se poi S. Brigida , il Sommo Ponte¬ 
fice , e Iddio flefso nella vilione di Ro¬ 
ma comandarono a Miro di ritornar- 
fene fenzadilazione alla patria, come 
poi dovette pafsare per S. Giorgio della 
Lomellina, che non fidamente è fuori 
di Ifrada, ma è piu difeofto da Roma, 
che non è Canzo? S. Giorgio è di là 
dal Telino verfo il Monferrato, e Gan¬ 
zo refta alla riva del Lambro poco di 
qua dall’Adda , a piè de’ monti che 
dividon Como da Lecco . E poi come 
Miro dopol’afsenza di pochi meli, o 
al piu d’un anno, dalla fua patria , ri¬ 
tornato che fu , non fu piu da alcuno 
riconofciuto l 

IIP.Stampa tra quelli fcogli fi è te¬ 
nuto piu che ha potuto alla vita fcritta 
a penna; mapenfa che lo fcrittore di 
detta vita abbia per brevità fatto fuc- 

ce- 
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cedere in un tempo ittetto ciò, che in 
tempi diverfi è necefsario c he fu acca¬ 
duto. Vuol dunque il detto P. Stam¬ 
pa, che Miro pafsafse a Roma diritta¬ 
mente l’anno 136S., efavellafse conS. 
Brigida : che quella gli dicefse di ritor¬ 
nare alla patria, poiché avefse com¬ 
piuto il voto de’genitori di girare in 
vifita de’ luoghi fanti non fola mente di 
Roma, ma d’ogni banda, ove fofse 
libero a’pellegrini il patteggio : che il 
Pontefice da cui ricevette la benedi¬ 
zione c on altro comandamento fimile, 
fofse Urbano V. che Miro poi dopo 
aver girato per tutta l’Europa, paf- 
false finalmente a trovare il Sommo 
Pontefice Gregorio XI. in Avignone, 
il quale poi comandafse a Miro di ri- 
tornarfene prettamente alla patria: 
che Miro alla fine fcendefse in Italia di 
ritorno alla patria, e che allora pattaf- 
fe per S. Giorgio della Lomellina intor¬ 
no all’anno 1375. luogo che appunto 
è fu la ttrada, che conduce dalla Pro¬ 
venza a Milano, e per confeguente an¬ 
che a Canzo. Che dopo fett’anni d’ 
afsenza non fotte piu conofciuto da 
alcuno della fua patria. Così retta 
falva la vita fcritta a penna, e la fi- 
miglianza del vero. 

Ma come poi fi verificache Brigi- 
do. 
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do, o fia S. Brigida in Roma dicefse 
a Miro, che in viaggio avrebbe avuto 
rivelazion del Tuo fine ? Di quell’ ulti¬ 
ma rivelazione non abbiam notizia, 
quando forfè non fia quella , che Miro 
ebbe non in viaggio , ma dopo il viag¬ 
gio in Ganzo , allora quando gli ap¬ 
parve la Madre di Dio col celefte bam¬ 
bino in braccio, e gli comandò di pel¬ 
legrinare per la riviera del lago di Co- 
ano? Quella forfè è quella vifione di 
cui favella l'iftoria Dritta a penna ; ma 
10 fcrittore di quella fa apparir que¬ 
lla vifione a Miro pochi giorni dopo 
11 filo arrivo in Canzo, e pero farcen¬ 
dogli continuare il viaggio fu le collie- 
re del Lario , penfa d’aver fatto dire 
il vero a Brigido, che Miro avrebbe 
in viaggio avuta rivelazion del fuo fi¬ 
ne . Ma oltre all’ignoranza che inoltra 
di ciò, che feguì nel viaggio di C-al¬ 
zo , non fi ricorda d’aver pollo in 
bocca al Sommo Pontefice il comando 
fatto a Miro di ritornare alla patria a 
farvi vita di penitente , come di vero 
fece, non pochi giorni, ma piu anni. 

Suppone adunque i! P. Stampa , che 
S. Brigida a Miro prediceli,che avreb¬ 
be avuto rivelazion del fuo fine in oc- 
cafione d’altro viaggio che avrebbe 
intraprefoj o prima che terminafse i 

fuoi 
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Tuoi viaggi. Non partì dunque Miro 
di là a pochi giorni da Canzo , ma vi fi 
trattenne almeno intorno a cinque an¬ 
ni , menando vita d’afprifilma peni¬ 
tenza in que’monti, come gl’impofe 
il Pontefice , e come abbiamo per co- 
ilantifiima tradizione di tutto quel 
paefe , Allora pofcia, e non prima 
ebbe rivelazione del fuo fine, quando 
apparsagli Noftra Dama , gli coman¬ 
do d’intraprendere un nuovo pellegri¬ 
naggio , finche giunto al luogo da Dio 
desinatogli, fi farebbe infermato, e 
farebbe morto, come avvenne. 

Refia in quinto luogo a fcoprirfi, co¬ 
me quel Brigido da Colonna , o da Co¬ 
tona, come fcrive f iftoria Scritta a 
penna , non polla efser altri che S. Bri¬ 
gida . Quelto Brigido primieramente 
era famofo in Roma in quel tempo per 
le rivelazioni continue, che avea da 
Dio. Tal era S. Brigida, che appunto 
in quel tempo trovavafi ne’contorni di 
Roma , accogliendo i pellegrini con 
carità , e facceudo loro larghe limoli¬ 
ne , come abbiamo dal breve Apollo- 
lico della fua canonizzazione lìampato 
nel libro delle fue rivelazioni. Miro, 
che andava limofinando, e vivea qual 
povero pellegrino di carità , farà aneli’ 
egli ricorfo a S. Brigida per ottenerne 

I 
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non fui configlio per l’anima, ma an¬ 
che foccorfò pel corpo ; nè d’altro Bri- 
gido fi trova in tal tempo memoria 
prefso gli fiorici di quel fecolo, per 
quanto di diligenza fi fia tifato dalP. 
Stampa , e da uomini letterati, a cui 
fece ricorfo per aver lume . Refia dun¬ 
que fifso rincontro de’ tempi, ne’ qua¬ 
li S. Brigida e Miro dovettero trovarli 
in Roma, fenza neceffità di foracchiare 
J’ifioriadell’una o dell’altro per farne 
feguir rincontro . 

Rimane ora da indovinare, onde 1’ 
autor della vita fcritta a penna abbia 
dato al fuo Brigido il titolo daColonna 
o da Golena , e quando non abbia 
ftroppiato il cognome , come certa¬ 
mente ha fatto del nome, egli è d’ 
uopo far l’indovino . Che Brigido fof- 
fe di cafa Colonna , egli è certo, che 
nella genealogia di quella antica e no- 
bil famiglia non s’ha memoria d’alcun 
Brigido. Già S. Brigida venne a Ro¬ 
ma, ficcome attefia il Surio , l’anno 
1345. così efsendole fiato comandato 
da Dio, con ordine di non partire da 
que’ contorni infinattantoché ritornaf- 
fero ad abitare in Roma i fovrani Pon¬ 
tefici. S. Brigida adunque vi fi trat¬ 
tenne fino alf arrivo d’’Urbano V. e 
continuò ad abitarvi fino all’anno 1371. 

cioè 
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cioè un anno dopo che Urbano V. tor¬ 
no in Avignone, e colà morto ebbe 
fuccefsore Gregorio XI. a cui S. Brigi¬ 
da fcrifse da Roma pervadendolo a 
riftabilire nel Vaticano la Santa Sede 
Apoftolica ; e intanto Brigida pafsò 
in Terra Tanta. Che poi il Ciaconio 
feriva che S. Brigida venifse a Roma i* 
anno 1370. a vifitare il Pontefice Ur¬ 
bano V. il P. Stampa ben crede che S. 
Brigida venifse a Roma l’anno 1345. 
come attefta il Surio, ma crede anco¬ 
ra , che quella Santa Principefsa, che 
tutta era data alla vita contemplativa, 
prendefse abitazione non in Roma, che 
in afsenza del Sommo Pontefice era 
tutta in tumulto, e divifa da fazioni ; 
ma in qualche luogo poco difeofto, do¬ 
ve fuor degli ftrepiti potefse a Tuo bell’ 
agio attendere alle contemplazioni ce- 
lefti ; e che poi venuto a Roma Urba¬ 
no V. allora S. Brigida venifse ad abi¬ 
tar del continuo in Roma intorno alf 
anno 1370. come afferma il Ciaconio 
nella vita d’Urbano V. Intanto adun¬ 
que che S. Brigida abitava fuori di Ro¬ 
ma , avrà prefo 1* albergo in qualche 
colle vicino o pertenente alla Cafa Co¬ 
lonna , o pure in Colonna fteffa ,* luogo 
della nobil famiglia Rofpigliofi, anti¬ 
camente detto Labicum > dove abitava- 

Tmo XXXVll F no 
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110 i Gabj popoli del Lazio , porto qua¬ 
li a mezza via tra Roma e Palertrina; e 
perché il nome dìcolle pafsa anche fot- 
to nome di monte, lautor della vita a 
penna ha poi fatto d’un colle una mon¬ 
tagna . 

Che poi Brigido, cioè S. Brigida , 
dicerte a Miro, che fortero cinquant’ 
anni, che viveva in quella folitudine, 
il P. Stampa vuol credere, che piu torto 
S. Brigida dicerte a Miro , che fortero 
cinquantanni, che sera data intera¬ 
mente al Signore dopo la prima fua ri¬ 
velazione avuta in età di anni dieci; 
non offendo che 24. anni, che viveva 
in quel ritiro. Potrebbon darfi altre 
interpretazioni, fe fi faperte dove pre- 
cifaméntè 5, Brigida forte nata, cioè 
in qual città e provincia della Svezia. 
Ma prerto quanti fc l ittori ha rivoltati 
il P. Stampa, non l’ha mai trovato , fe 
non prerto il Ramufio tom. 2. che nella 
defcrizion del viaggio di Pier Quirino 
nomina la Città di Vaffena, ora detta 
•Vadftein, patria diS,Brigida, porta 
"fieir Ortrogozia. Che fe dalla città 
principale del regno foglipno i fore- 
rtieri di lontan paefè volgarmente di- 
taominarfi, chi fa che S. Brigida invece 
-di nominarfi di Svezia, come fi tro- 
qra prerto tutti gli fcrittori della fua 

a. . vira. 
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vita, non fi nominale ancora Brigida 
diOlmia , eilendoOlmiainfind allora 
la regai refidenza de’ Re di Svezia, 
fondata e munita dal Duca Biogero 
Jerlo Oflrogoto intorno all’anno 1250. 
Ciò prefuppofto, piu non parrà cofa 
llrana, che il rozzo fcrittor della vita 
di Miro abbia potuto leggere, e tra- 
fcrivere Colono, invece d’Olmia , ficco- 
me ha fcritto Brigida invece di Brigida. 
Ma tutto quello è indovinare. 

Con quella occafione il V. Stampa ri¬ 
tratta un errore occorfo negli Atti del 
B. Miro, cioè d’aver pollo Olmia o fu 
Stocholm nella Nericia , ingannato da 
una minuta carta geografica di quel 
regno . Stocholm dunque Ita nell’U- 
plandia, poco difcollodalla Nericia, 
che re Ila piu dentro terra. 

Rella in ultimo luogo da efaminare 
il tempo della morte del B. Miro, che 
fenza contraddizione d’alcuno accad¬ 
de in Sorico, a capo del lago di Como. 
E primieramente, fe fi dee Rare alla 
vita fcritta a penna, egli è morto in 
età di 34. anni ; perocché di 32. Io fa 
pellegrinare a Roma, e circa di 33. Io 
fa ritornare alla patria, e di 3 4. mori¬ 
re in pellegrinaggio fui Lario. Se poi 
dobbiam credere al Ferrari e al Tatti 
che ha feguitato il Ferrari , Miro è 

F 2 mor- 
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morto in età d’anni 72. cioè l’anno 1408. 
benché per altro il Ferrari non parta 
mai dalia vita fcritta a penna intorno 
alle azioni di Miro , e all’ordin de’ tem¬ 
pi , in cui le fa accadute. Già il com¬ 
puto della vita fcritta a penna è flato 
dal P. Stampa diflrutto, perocché Mi¬ 
ro ha confumato almen fett’anni nel 
fuo pellegrinaggio, c almen cinque nell’ 
eremo intorno a Canzo. Il parer poi 
del Ferrari urta in due fcogli inopera¬ 
bili , perocché da un canto feguendo 
la vita fcritta a penna, non può dare 
a Miro piu di 34. anni d’età , nè faprà 
rifpondere in che luogo, ed in qual 
efercizio di vita abbia confumato il re¬ 
stante , e dall’ altro canto fi troverà 
Arangolato dalfiflrumento della fua 
prima invenzione fatta l’anno 1452. 
cioè quarantaquattr’ anni dopo la 
morte di Miro. Nel quale iflrumento 
fi mette il corpo di Miro per un teforo 
già lungo tempo nafcofto, nè Io fpazio 
di 4 4. anni balta a falvar la fede dell’ 
iflrumento, imperoecchè molti fi faran 
trovatiprefenti all’invenzione, che fi 
faran riccordati d’aver Io conofciuto vi¬ 
vo , e veduto morto , e in che fito farà 
flato feppellito . II Ferrari adunque è 
flato ingannato dalle dipinture vedu¬ 
ti in Canzo, che l’efprimon calvo, e 

con 
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con barba bianca; ma pur dovea fa- 
pere , che anche di trentanni può l’uo¬ 
mo divenir calvo, e incanutire dipe¬ 
la, e doveva pure avvertire, che le 
immagini del Beato da lui vedute Io 
rapprefentano di color vivo e rofito : 
cofache non potrebbe accordarfi con 
quell’età che gli ha dato, per lo teno¬ 
re di vita che Miro ha Tempre tenuto. 
II P. Stampa oflervando, die l’autor 
della vita lcritta a penna perdè il filo 
degli anni al trentefimofecondo di Tua 
vita, gli aggiunge fett’anni di pellegri¬ 
naggio , cinque o fei di dimora nell* 
eremo diCanzo, e un altro di pelle¬ 
grinaggio fui Lario, dopo cui Io fa 
morto in età di circa 45. anni, cioè in¬ 
torno all’anno 1381. 

Pofto adunque che Miro fia pattato 
a miglior vita l’anno 1381. oin quel 
torno, rimane adifaminarfi fe lofpa- 
zio di 71. anno che pafsò tra la fua 
morte, e la fua prima invenzione, ba¬ 
lli a falvar l’iftrumento di quella, che’! 
fa lungo tempo nafeofto, non altri¬ 
menti che fe lì fotte perduta la memo¬ 
ria dove il corpo di lui fotte flato fep- 
pellito. E primieramente confideranno 
il P. Stampa l’attentato del popol di Pra- 
da,che pretendeaquel corpo come nato 
di Drufiana nativa di Prada , e tentò dì 

F 3 ra- 



n6 Giorn. de’ Letterati 

rapirlo; econfiderando ancora chela, 
chiefa di S. Michele ove fu feppellito, 
era troppo lontana dall’abitata, s’in¬ 
duce a credere, che il Confo Io e i Sm¬ 
elaci del comune di Sorico Io nafeon- 
deflero in luogo a pochi noto. L’anno 
poi 1388. fu tutta la Lombardia aflali- 
ta da fierifiìma pcftilenza , e tra l’altre 
città e provincie che ne patirono , fu 
quella di Como, e per confeguente 
anche la terra di Sorico, come luogo 
aperto, e neceflitato a mantenere il 
commerzio con la città capitale per 
foftenerfi. Altra pure atrociffuna pe- 
ftilenza s’introdnfle nell’Italia per la 
parte di Sorico l’anno 1400. portata 
dalla gran quantità de’pellegrini, che 
per quella parte calavano dalla Ger¬ 
mania nell'Italia inoccafione di pren¬ 
dere in Roma il giubileo dell’anno fin¬ 
to . Balli dire che in Como folo man¬ 
carono in quell’anno 13000. cittadini . 
L’anno 1402. intefa la morte di Ga¬ 
leazzo Vifconti, Duca di Milano, le 
città dello fiato firimifero in libertà, 
e tornarono alle fazioni fanguìnofe di 
prima . L’anno 1432. fu guerra atroce 
ne’ contorni di Sorico a confini della 
Valtellina, tra l’armata di Filippo- 
maria Vifconti condotta da Niccolò 
Picenino, e foftenuta da Stefano Qua¬ 

drio , 
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drio ,conduttiere de’Ghibellini di Val¬ 
tellina , e l’armata Veneta, che con-, 
dotta da Giorgio Cornaro fi,era impa¬ 
dronita di quella vahe. Frapporti tan¬ 
ti accidenti nello fpazio di ?i. anno, 
non folo è verilimile, che fi perdesse la 
memoria, dove forte riporto il co'rpQ 
di Miro ; ma ancorai il timore, che po- 
tefse ertere rtato involato, dovea mette¬ 
re in gran dirtìden/a quei popoli d’ 
averlo, perduto ; e perciò fu da loro 
fatta inftanza a) Vefcovo Antonio Pu- 
fterla , che venifle o mandarte a farne 
l’invenzione, come f guì coli’aififten- 
za di Gregorio di Corfanego, Monaco 
di S. Benedetto, Vefcovo di Trabifog- 
da , che fervi va' allora di furtraganco 
al Vefcovo Porteria . D’altre varie 
controverfie è fparfa tutta la prima 
parte . Ciò che poi feguì dopo la mor¬ 
te di Miro,, e la fua prima invenzione, 
tutto è chiaro e maniferto per le fcrit- 
ture autentiche, delle quali fi dà, copia 
nella feconda parte, Tutta la prima 
parte è divifa in dodici capitoli, l’ul¬ 
timo de*quali comprende l’iftefla vita 
di Miro tal e quale il P. Stampa l’ha ca¬ 
vata dalle controverfie de’ capitoli an¬ 
tecedenti , in grazia di quelli che non 
fidilettan di critica, e per altro defi-, 
dcranoaver notizia del Beato. ; 

F 4 La 
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La feconda parte comprende i fe- 

guenti documenti eftratti dagli origi¬ 
nali, che fi confervano nell’archivio 
vefcovile di Como , e in quel della 
chiefa arcipretale di Sorico, a’quali 
tutti il P. Stampa ha giunte le fue ofier- 
vazioni 

1. Copia della vita del B. Miro tro¬ 
vata nel protocollo delle vifite di Monf. 
Caraffino, fatte a Sorico e Domafo. 

2. Copia della lettera latina fcritta 
l’anno 1645. da Monf Lazzero Caraffi¬ 
no alP. Silveftro Pietrafanta intorno 
alla/vita di Miro, eftratta dalla vita di 
Miifo Rampata in Como fanno 1653. 
dal P. Andrea Ferrari, delTerz’ordine 
diS. Francefco. 

Copia dell’iftrumento rogato da 
Benedetto Riva , pubblico Notaio , 
l’anno 1452. nella prima invenzione 
dell offa di Miro, eftratta dall’origina¬ 
le fcritto in pergamena, che fi confer¬ 
vaintatto nell’archivio della chiefa dì 
Sorico.. * 

4. Copia della lettera pubblica di 
Antonio Pufterla , Vefcovo di Como, 
fcritta fanno 1453. con la quale conce- 
dea indulgenza di 40. giorni a chi nella 
feguente quarefima vifitava la chiefa 
dì S. Michele, e contribuiva qualche 
limofina per la riftorazione di detta 

chie- 
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ehiefa, come poi feguì l’anno 1454. 

5. Copia del Breve Pontifizio di Cai' 
fitto III. e della lettera del Vefcovo 
Antonio Pullerla, in virtù de’ quali fi 
trasferifce larcipretura d’ Olonio in 
Sorico Tanno 1456. con molte notizie 
appartenenti a quelle chiefè: cavate 
dagli archivi di Como e di Sorico. 

6. Copia d’ una fcrittura , in cui fi 
fa menzione delfefpofìzioneinpubblì- 
co del corpo, del B. Miro fatta Tanno 
1515. e delle limofine in tal tempo rac¬ 
colte ? e delle tavolette dipinte con le 
azioni del Beato-, e Ior titoli, rogata 
da Michel Riva, pubblico Notajo, Tan¬ 
no 1570. 

7. Copia dello flato di vifìta, in cui 
fu trovata h ehiefa di S. Michele da 
Monf. Caraffino Tanno 1627. e poi dì 

i nuovo l’anno. 16 3 7. 
8. Copia di due lettere del Tribuna¬ 

le di Provvifione a Monf Caraffino % 
Tana fcritta Tanno 1636. e l’altra Tan¬ 
no 1644. nelle quali fifa menzione 
della divozione antica che profefla la 
città di Milano al B. Miro, e delle gra¬ 
zie che ne riceve. 

9. Copia delT iftrumenta pubblico 
della traslazione del corpo del B. Miro 
fatta da Monf. Caraffino T anno 1637. 
rogato da Gio. Pietro Cafato5Not. pub. 

F 5 «<>• 
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10. Copia d alcune notizie ricevute 

da Ganza, giurate , con un inno, anti¬ 
co, in lode del B. Miro . 

11. Copia, d’nn fernetta trovato ferita 
to fótto una copia della vita del B^ Mi¬ 
ro fcritta a penna . 

12. Copia d’uri picco! poema o fra 
félva di Benedetto Giovio, non piu 
Rampato , de T rèbus Divìs Monticolis, 
Donato , JEmìlio , & Lugutione, con 
molte notizie parte vere , parte fàvo- 
ìpfe, intorno a’detti Santi : eftratto dall5' 
archivio della nobil cafri Giovi!.. 

. In fine di tutto abbiamo il catalogo, 
d’alquanti errorioccorfr. nella ftampa, 
e !or correzioni. E a quelli aggiugnia- 
mo il feguente,. che Ieggefi a c. , 43-. fr.4v. 
della feconda parte : Francijcus I. Sfor~. 
tìa ijoamiìs Galeottipater. Quivi è man¬ 
canza, e vi fi vuol leggere: Francia, 
feus I.Sfortia , paterGaleatii MarU-^quii 
fuit deìnde Joannis Galeatii pater.. Que¬ 
llo certamente è flato errore del co- 
pilla, che per la troppa.fretta inavve¬ 
dutamente faltò dall’un. Galeazzo? all!' 
altro. 

A R T I C O L, O) V;. 

JLexìcì militarli , autbore Carolo de 
Aquino, SocietatìsJeftt } Pars !.. fio-. 
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me , typis Antoniì de Rnbeis, 1724. 
in fogl. prgg. 581. fenza U prefazio¬ 
ne , col ritratto dell’autore a bulino : 
e arriva fino a tutta la lettera L. 
■—— Pars IL ec. pagg. 462.. oltre 
a tre. copiofìfiìmi. indici. 

E’ il P. Carlo àyAquino tino di que* 
perfonaggi,. che non tanto per 

eccellenza din a fcita (a,) che pur è no¬ 
bili (firn a , quanto per fùa molta e rara 
dottrina ed erudizione,, per lo fpa- 
zio di ben cinquantanni incirca (b) s’è 
conciliata la firma e ie Iodi univerfalì, 
non che di tutti que* dotti perfonaggi 
che riempiono il gran teatro di Ro¬ 
ma , di tutto il mondo. letterario 
Della fua eleganza e purità di dire sì 
nella latina che nella tofcana favella, 
come altresì della varia erudizione,, fe 
n’ebber fàggi continui in prediche eia 
orazioni recitate in varie funzioni, e in. 
molti componimenti di profa e diver¬ 
bio per varie occafioni ftampati in fogli; 

F 6 vo~ 

QnJ Suo padre fù D. Bnrt*lom/nio d'iAtptinoPrin¬ 
cipe di Caramanico ; e fua madre D. Barbera, 
Stampa , de’Marchefi di Soncino di Milano . 

(Jty, Nacque il P. Carlo, nel c- nell’ anno, 
quindicefimo di fua età veftito avendo l'abito 
facro nella Compagnia di Gefu , dopo terminati 
i codi de’Tuoi ftudf, fù impiegato nel collegio.' 
Romano, per. p:u anni nella le tutta, delia retto- 
r.ica, e dipoi fino al prefente fu ritenuto nel 
paedefimocollegio con titolo,di Scrittore. 
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volanti. Ma viepiù chiaro egli diede 
a conofcere, qual e quanto foffe il Tuo 
valore ed ottimo gulto ndl’una e l’al¬ 
tra maniera di comporre , allorché 
in pubblico le fue Opere latine com¬ 
parvero , (a) divife m cinque volu¬ 
mi j due de’ quali fon d’Orazioni q 
tre di Poelie. Egli è mirabile, come 
quello Padre, e nelle prime e in ogni 
genere delle feconde, fia con egual lo¬ 
de fempre riufcito; pregio a pochifli- 

' mi conceduto in qualunque fecolo. 
Da per tutto fa egli fpiccare purità e 
candore dì Itile, che però fempre com- 
parifce adorno d’un’elocuzione fplen- 
dida e fcelta, con penfieri fpiritolì 
niente meno che gravi, e con tal do¬ 
vizia di fentimenti e d’ erudizione, 
che ber* danno a conofcere la fua gran¬ 
de lettura} e le olTervazioni che ella 
ha fatte fa ogni genere di buona ed ele¬ 
gante fcrittore. Nel libro degli Epi¬ 
grammi y oltre agli altri pregi, s’offer-, 
va , l’averli egli telfuti di leggiadre fin¬ 
zioni e di favolette , le quali fepiu a 
lungo fi diltendeffero, formare fe ne 
potrebbero affai giufti poemetti. Nel¬ 
le $arìre> oltre l’erudizione e vaghezza* 

de’ 
ffc) Ufciron le Ppefle lajtlnadal ?>/ì?^4juìhq.dentro 

glianni 1701. 1702 170j.e nell’anno 1704. lefue 
Orazioni, in Roma, dalle Rampe d’Antonio, 
de’ Rolli, in 8. 
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de* detti che incontranfi ad ogni patto, 
egli è mirabile, come abbiati acquifta- 
to le pubbliche Iodi , tuttoché fiati 
Tempre tenuto lontaniflìmo da ogni 
ofcurità e maldicenza , che fembran 
eflere i foli mezzi con che i poeti fati- 
rici l’univerfale applaufo fi procaccia¬ 
no . Il fuo Anacrconte recantato non men 
fi merita quell’applaufo che ha incon¬ 
trato appretto d’ogni nazione, sì per¬ 
la grazia ed eleganza dello Itile, che 
per le vaghiffime invenzioni ond’è ri¬ 
pieno. Dopo di ciò, per modo di di¬ 
vertimento diftefe e pubblicò le Simi¬ 
litudini della Commedia di Dante Alighie¬ 
ri , traffioriate verfo per verfo in lingua 
latina, e. in verfi efametri (a) ; e ciò 
con riufeimento così felice, che uni- 
verfalmente fi giudica, non di rado 
intenderti meglio nella traduzione lati¬ 
na il volgare otturo di quel poeta. 

Ultimamente il meaefimo Padre, 
in due volumi-in foglio, ha pubblica¬ 
to il Lejfico militare, di cui chiaramen¬ 
te efpone l’idea nella prefazione, del¬ 
la quale dato abbiamoci contenuto nel 
tomo precedente, a car. 299. Quello 
non è un femplice vocabolario, con la 
fpofizkme de’ termini militari rappog- 

< gia- 
(a) In Roma, nella ftamperia del Kemarek^ 

1707. ili 8r 
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giàtì all’autorità dì claffici fcrittori. 
Quivi incontranti difcorfi eruditi fopra 
fe virtù , fcienze , ecl ogni farta.dipre¬ 
gio militare ;• di Ile reazioni (oprale q ui- 
fi: ioni cosi ad ella arte militare apparte¬ 
nenti, come per occafion di digrelfio- 
nì ad ogni- altro genere di letteratura; 
oflervazioni critiche fopra varj Icritto¬ 
ri antichi-e mod er ni;r icerc ani! e difami- 
nan le origini ed etimologie della latina 
e della volgar favella , paragonandoli 
per lo. piu le voci di quella con quelle 
della prima . E" arricchito quello Lef- 
ficO; dì copio fa e (celta erudizione >. 
e di tefiimonianze de’ piu accreditati 
fcrittori : nè inferiore agli altri quivi 
rifplende il pregio deirelocuzione, va¬ 
riata fecondo le congiunture o d’efpo- 
fìzioni femplici, o di difcorfi , o dof- 
fervazioni critiche . Ogni cofa final¬ 
mente v’è trattata con candore ed. ele¬ 
ganza di dire;; ed è fparfa.daper tut- 
to di detti illuftrì, di vive deferizioni ,. 
e di penfieri adattati al foggetto, che vi 
fi maneggia. 

Ma perchè di sì fatte opere non è 
potàbile il far eftratto, noi fai qua e la. 
Scorrendo con gli occhi, e non già. (co¬ 
gliendo , ma prendendoquelle chedaf 
cafo ci faranno polle innanzi, porre- 
moqui alcune voci, con le fpofizioni 

è olTer- 
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e ofiervazioni che fovra d’efle va ilno- 
ftro; compilatore fàccendo ; acciocché 
da effe chi legge , polla di tutto quefto. 
granLefiko avere qualche picciol fag¬ 
gio. E pigliando la parte prima deIPAR- 
mede fimo , cominceremo da quella 
che , nelfalfabeto' sì latino che di qua¬ 
li ogni altra nazione, è la prima lette¬ 
ra; cioè da II’A;, non qui riportando 
ciò tutto che d erudito qui fi legge, ma 
fòlb. àltune poche cofe.. 

Nota fi quidunqtie,che come ne’ gin-, 
dicj de’ Romani L’A era la nota. deW'Afi. 
JblwLiojie^Qosì nelle matricoLe o ruoli mi-, 
litari la ftefla era la nuta della fanciuR 
lezza.di colui al cui nome era aggiunta. 
Su la figura* di quella lettera inlegna 
Yegezio una maniera ottima di fchie-. 

I rare un efercito, con facilità dì ottener; 
vittoria del’ nimico, eziandio fe piu nu- 
merofb . Egli fu notabile il fegno mili¬ 
tare,, che ammonito da AMandro in¬ 
fogno, diede Antioco Sotere a’ Tuoi fol'- 
dati, prima di dare a’ Galati la batta¬ 
glia,; in virtù del quale anche fi diè 
a credere d’averne riportata vitto-, 
ria.. Egli era una figura di cinque A 
ugualmente fra loro,in figura pentago-, 
naie difpofti , e però detta Pèntalpha 
con greco vocabolo. Quindi il medefi- 
mocominciò a dipingere la ftefla figu¬ 

ra 
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ranelle militariinfegne; la quale an¬ 
che vedefi nel rovefeio d’una Tua me¬ 
daglia , con intorno fcolpita la parola 
TFeIA , cioè Salute o Salvazione. Veg¬ 
ga fen e la figura in Giovanpierio Vale- 
rianonel libro XLVII., de’Tuoi Gero¬ 
glifici , alla voce Pentalpba, da dove 
quelle e altre cofe il noi Ir o Lefiicografo 
ha trafcritte. 

P* Abruptum i. Abruptus us. A’ lefiici la¬ 
tini , ne’ quali defìderavafi > aggiun.- 
gefi quella voce, con l’autorità di Ve- 
gezio , approvata dallo Stewechio , 
fuo accnratifiirno cafligatore. Volgar¬ 
mente efponelì Cimento militare. 

Areopagm-. Efponefi comunemente 
Martis pagiis o viene \ compofto dalla 
voce greca up»( cioè Mars, e dalla 
latina pagus, e però allungali, la pe¬ 
nultima fillaba nella pronunzia . Ma 
faggiamente dimoflra, non legittimo 
edere unsi fatto ione fio * iInoitro.au- 
tore col VofTio* ma comporli dalla 
voce greca latinamente, faqum 5, 
rupes *, perocché come forgea in Roma 
il Tarpeo, dove flava il tempio di. 
Giove*, costerà in Atene altro luogo, 
fimilmente elevato e fafTofo, fu cui 
ergevafi il tempio .dj Marte, detto per¬ 
ciò , con vocabolo tutto greco Areo-, 
pago* E perchè la parola femplicepa- 

gas 



Articolo V. 137 
gos apprettò i poeti greci trovali aver 
breve la prima fillaba; perciò la me- 
defima fillaba vuoili abbreviare nella 
parola compolla Areopagos. Vedali 
anche ciò che ne dice il P. Giovamba- 
tilla Riccioli negl’indici primo efecon- 
do della Profodia Bolognelè. Molte 
altre cole qui va egli poi foggiugnendo 
intorno a’giudici che colà adunavanli 
per giudicare , detti perciò Areopa¬ 
ghi , e intorno a’ loro giudici. 

Arenga , Arengutn : volgarmente 
Aringo . Raccoglie!] il lignificato di 
quello vocabolo da Benedetto Varchi, 
nell’ErcoIano, a car. 64. del! edizion 
di Firenze: Aringo, tifato più volte , non 
folo da Dante, ma dal Boccaccio, figràfica 
così lo fpazìo dove fi corre gìofiranào 0 fi 
favella orando , come ejfo corfo o giofira , 
& ejfo parlare o vero orazione ; & è que- 
Jlo verbo in ufo ancora hoggi tra gli avvoca¬ 
ti . Di qua formali il nome Ringhiera o 
Aringhiera , eh’ è quel luogo elevato , 
altrimenti detto Bigoncia, donde chi 
che fia ragiona o a* giudici o al fenato 
o al popolo . Intorno all’origine di que¬ 
lla voce il nollro autore, infieme col 
Menagio, fi foferive al parere di Sci¬ 
pione Ammirato, il quale nel cap. 10. 
delle Mefcolanze la deriva dalla voce 
Teutonica Ringken , che vai lottare 

o com* 
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o combattere; o dalla voce Lango- 
bardica Ringo, che vale campo di bat¬ 
taglia: e quindi viene l’italiano Arin¬ 
go , che poi fi trasferì a lignificar pri¬ 
ma il luogo donde gli oratori favella¬ 
no in pubblico , e quinci le Beffe ora¬ 
zioni , alle quali perchè fovea te altri 
oratori contraddicono, vengon come 
ad effer immagini di battaglie di paro¬ 
le . Il Card. Bembo nel liò. I. delie Pro- 
fe afferma, la voce Aringo venire da’ 
Provenzali a noi ; ma forfè ugualmen¬ 
te e in Provenza e in Italia ella era 
paffata da’Teutonici e da’ Lango^ar- 
di. Non ammette il noftro autore il 
fentimento del Caftelvetro , che nella 
Giunta al Iib. I. delle Profe del Bembo 
afferifce , che la voce Aringo abbia ori¬ 
gine dal verbo latino Ringor, lignifi¬ 
cante la voce mandata da un can rab- 
biofo , che Ringhiare anche volgar¬ 
mente li dice ; quali che i noftri orato¬ 
ri fieli tutti della razza di coloro che 
RahuU chiamavanfì dagli antichi . 
Egualmente qui anche riprovafi l’opi¬ 
nione d’OtravioFerrari, che la fteffa 
voce deriva dal vocabolo Arena. 

• 9<j • Ande ut ii £ . Dat noftro autore que¬ 
lla voce fi definifce - Vis impigra & ex- 
pedita clacritas in re ardua ; e con l’au¬ 
to riti di Nonnio fi diltingucdalla voce 

Aida- 
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Audacia in ciò, che appartien la pri¬ 
ma alla fortezza, la feconda alla teme¬ 
rità . Confermali quello vocabolo con 
le autorità di Tacito e di Plinio il gio¬ 
vane . Notali dipoi avervi numero non 
sì picciolo di vocaboli latini, ommelìi 
ne’Vocabolari piu efatti, eziandio di 
quelli che portano il titolo di Tefo- 
ro della lingua latina e d’Ambrogio 
Calepino : Elfer già quali cinquant’an- 
nicheT con favilfimo conliglio, i PP» 
della Compagnia di Gefu, del Colle¬ 
gio Romano, bramofi di far cofa 
grata e giovevole agli lludiofì del!a 
favella ed erudizione latina, fcelfero 
perfone perithTime in tal genere di 
letteratura, i quali rileggendo e ben 
dìlaminando tutti gli fcrittori e i mo¬ 
numenti antichi del Lazio, raccclfer 
voci innumerabiìi , non offeriate da’ 
vecchi compilatori, onon bene inte- 
fe ed efpode ; ed altre ancora redi¬ 
mirono alla lor vera lezione. Spicca - 
ron fra gli altri in tal lavoro i PP. 
Alberto degli Alberti, Girolamo Pe- 
trucci, e Domenico Mufanti, cui glo¬ 
riali il P. ddAquino d efletglì dato mae- 
dro nella rettorìca . Sottentrò quedi 
poi alla fatica,nella quale trovò da que’ 
dotti e accurati compilatori, fcritti a 
mano piu volumi, oltre- a molte carte 

■ da’ 
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da’medefimi(taccate : e indi confetta 
ingenuamente, d’aver prefi piu voca¬ 
boli e loro fpiegazioni, che negli an¬ 
teriori vocabolari cercherebbonfi in 
vano, e d’ averne con etti quello fuo 
Lettico arricchito e illudrato . Ter¬ 
minata quella fua fatica, dava egli: 
per porre nuovamente mano all’intra- 
iafciato Dizionario univerfale . Ma 
che ? „ Decem ipfos annos podquam 

oj hxc fcripfi, cum mihi ettet renuncia- 
05 tum, novum Lexicum latinmn ìm- 
55 penfe audtum & calligatum in Iucem 
55 prodiitte opera Jacob ì Faccio lati , in 
55 tlorentittìmo Archigymnafio Patavino 
55 rhetoricae Profettoris ( a ) ; dunque il- 
55 lud avide legendo percurridem: mihi 
55 candide fatendum ette fentio , ani- 
55 madverfionurn nodrarum maximam. 
5> partem eodem Lexico ette occupar 
55 tam. Qiiod ego poderos juvandi du- 
55 dium , opufque fumma diligentia ela- 
55 bora tum, Yiro Clarifiimo ex animo 
55 gratulor . u 

f.129. Biga£. Varròne de L. L. nega pro¬ 
nunziaci quedo nome nel numero del 
meno; e con Tautorità di lui alcuni 
afferifcono , dirfi latinamente , non 

Bi¬ 

ci) Non di Retrorica, ma di Logica è la cattedra 
che iodi-volmente occupa nell’univeifità di la* 

il Si»1 Facttaltti, 
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Biga £, ma Big£ rum nel numero de! 
piu. E per verità ne’ tempi di quei 
grand’uomo Biga nel (ingoiare ancor 
non era voce latina : ma ne’ tempi po- 
lteriori tale la rendettero» Seneca i! 
tragico , Stazio , Plinio il vecchio, e 
Svetonio. Tuttavolta farà piu lode¬ 
vole l’ufar nel plurale quella voce, 
a efempio degli fcrittori della miglior 
età. Big& , quafi bìjug&, diconfi que' 
carri che fon tirati da due cavalli 
fotto a un medefimo giogo ; non pe¬ 
rò diconfi quali bijag£, ncmpe a binis 
equis currum agentibus . Non dunque 
dovrà chiamarfi big& il calejfo da due 
cavalli tirato, non però amendue fot¬ 
to a un giogo Hello ; imperocché 
quello ch’è a mano manca, lo muo¬ 
ve con fune o cuojo che diciam tirel¬ 
la , legata a un legno che bilancia è 
nomato; e perciò quello cavallo da 
noi bilancino fi appella La Biga ap¬ 
po gli antichi, elpezialmente a’tem¬ 
pi degli eroi, per teftimonianza de* 
greci e latini poeti, fu adoperata nel¬ 
le battaglie . Fu anche primamente 
ufata ne’ giuochi circenfi ; dipoi la 
Triga, e inline la Quadriga vi fu intro¬ 
dotta. Quella dall’antichità fu confa- 
crata al fole; e la biga alla luna, alla 
notte, e all’ aurora. Afferma Plinio, 

la 
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la Biga edere fiata ritrovato de’ Frì¬ 
gi ? la Quadriga d’Erittonio. 

P*7j- Argyrafpides. Soldati che avean lo 
feudo o coperto d’argento o inargen¬ 
tato . 

p.20.f. Chryfafpides . Soldati che coperto d’ 
oro o dorato portavan Io feudo . Furon 
primamente iftiruiti da Alefiandro il 
Macèdone, dopo vinti i Perfiani; e 
ad imitazion di lui altri ne iflituì 1’ 
Imperadore Severo Alefiandro, per 
teflimonianza di Lampridio nella fua 
vita. Eran sì fatti feudi di forma cir¬ 
colare , e rapprefentanti la figura for¬ 
fè d’un afpide, allorché avvolgendo 
in piu fpire circolari il fuo corpo , 
col capo nel centro, mettefi in pofi- 
’tura d’avventarfi contro chi che ila 
che voglia offendere. 

p.2j7- Commeatus. Non uno è il lignificato-, 
che fi dà a quella voce . Primiera¬ 
mente fignitìca licenza data da’ capi 
delfefercito a * foldati, a condizion di 
ritornare a un tempo determinato, e 
anche indeterminatamente . Fefto : 
Commeatus dari dicitur , ìdejl tempus 
quo ire & redir e quis pojjit. La formula 
di tal facoltà data a’ foldati leggefi in 
Livio al lib. XXX. Siquis vejlrumfuos 
invifere vult, commeatum do : primo ve¬ 
re adfitis, edico. E nel libro I. delle 

Pan- 
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Pandette fi preferiva la pena a ehi ne! 
tempo ftatuito non facelfe ritorno: Sì 
ad diem commeatus ijuis non veniat, fervi¬ 
de. in eum flatuendum efi, ac fi cmanfiffm.t 
vel deferuijfet. Mettealì ne’ ruoli mili¬ 
tari , al nome diciafchedun foldato , il 
tempo preferitogli. Tal ruolo o cata¬ 
logo chiamava fi Brcvis. Vegezio lib. 
II. cap. J 9. Quando quii commeatum ac~ 
ceferit , vel qmt dierurn , adnotatur in 
brevibus. Dalla voce Commeatus fi fan 
derivare le voci volgari Commiato e 
Congedo-, tuttoché dica Caro Dati 
derivarfl dal latino Concedo , quali 
Concedimento. Oflérvafi in quello luo¬ 
go il nome Commiato dato da’ poeti ita¬ 
liani all’ultima ftanza delle loro can¬ 
zoni, con la quale inviano ad alcuno 
leilelfe canzoni, efprimendo infieme 
qualche documento o lor delìderio ) 

Secondariamente quella voce pren- 
delì per la vettovaglia o provvigio¬ 
ne de viveri, detta con altro vocabo¬ 
lo Annona. Quindi chiamaronfi Com- 
meatales milit.es que’ che partendo dall’ 
efercito con la facoltà del capitano, 
in luogo d una porzione de’ loro ftipen- 
dj riceveano alimenti pe l viaggio ; o i 
quali comperavan da’ loro Tribuni tal 
facoltà con rilafciare agli fteflì i loro 
Aipend;*, la qual forta di traffico fu 

detta 
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detta Stellatila , e fu tolta via da Giu- 
ftiniano nel Cod. de offic. Tr&t. 1.3. 

Finalmente ella lignifica viaggio o 
navigazion militare , detta volgarmen¬ 
te Carovana e Convoglio. 

p-j?6* Fortenfes. Era una delle fei legioni 
Palatine , foggette al Maeftro de’ Ca¬ 
valieri . Trovali da Ammiano ufata 
quella voce, nel lib. XVIII. Stimano 
alcuni efiere faticosi detti i foldati dì 
Forgia , città della Sarmazia Afiatica . 
/^.Itri penfan efier coloro i foldati Co- 
magenì Eufrat enfi , e levata la prima fil- 
laba , Ieggon Fratenfes. Il P. d’Aquino 
ritien la voce Fortenfe \ e la fa derivare 
dal nome Fcrtia o Forcia, con - cui gli 
fcrittori della media e infima latinità 
denotan qualunque rocca o luogo ben 
munito e fortificato . Diflefi anche da’ 
medefimi Forteritia , Fcrtalitium, For- 
titiurn, Fortitudo : donde formaronfi i 
verbi Fortiare , Infornare, Fortificare \ 
e nel volgar idioma quelli altri vocabo¬ 
li, Fortezza, Fortificazione, Afforza¬ 
melo , Fortificamento, Fortificare, Af¬ 
forzare . 

P 57*- Lupus. Macchina bellica da batter 
le mure delle città , ufata ne’ tempi 
baffi, e non guari difiomigliante all* 
Ariete degli antichi. Di quella ne fa 
menzione Matteo Wefmonaftcrienfe 

all’ 
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all’anno 1304. Vegezio lib. II. cap. 2$. 
annovera il Lupo fra le macchine dì 
guerra, mefse in ufo nella difefa delle 
città ; e al lib. IV. cap. 23. la defcrive. 
Era un certo gran rampicone di fer¬ 
ro , fatto a guifa di forbici dentate, 
il quale con funi calandofi da’ difen> 
fori , afferrato l’ariete, o altrove Io 
volgeva., o tenealo in guifa fofpefo, 
che fievolmente nelle mura dava dì 
cozzo. Anche contro gli afialitori ftef- 
fi avventava!! tal macchina dalle mu¬ 
ra . Livio lib. XXVIII. cap. 3. In alìos 
Lupi fupcrne ferrei injecii, ut in periculo 
ejfent, ne fufpenfi in mururn extraherentur, 
Ebbe tal nome da’ fuoi denti limili a 
que’ del lupo. 

Lupus, anche fu appo gli antichi 
Romani una infegna militare, dove 
flava (colpita l’immagine di quella be- 
ftia ; e coloro che la portavano fi chia- 
mavan Lupiferi. Imperocché una vol¬ 
ta quel popolo vittoriofo ufava, per 
infegne militari, aquile, lupi, mino- 
tauri, cavalli, e cignali. C. Mario, 
nel fuo fecondo confidato, innalòerò 
fole Aquile . 

Lupus, Lupatum , Lupatus , chia- 
moffi il freno de’cavalli piu difficili a 
domare, per aver denti, che in af- 
prezza a que’del lupo s’aflòmigliano. 

Tomo XXXVIL G Ma 
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Ma palliamo a* vocabili della feconda 
parte. 

par.ij. Machtra «c. Voce derivata dal gre¬ 
co (xù^oyet Ccmbaftere. Ilidoro la de 
finifce fpada lunga a due tagli : Adria¬ 
no Giunio , fpada lunga d’un taglie 
folo . Ilnoftro autore, con Polibio e 
altri, moftraquella efsere una fpada 
corta, e tagliente dall’una e l’altra par¬ 
te, quale anticamente ufavafi dagli 
Spagnuoli. Da Mach tra formaft il fuo 
diminutivo Machirium , e dice così 
chiamarli un coltello a ufo della cuci¬ 
na, d’un fol taglio. Gli armati della 
Mccbtra da Cicerone ad £>. Fratr, fu- 
ron chiamati Macbircpbori. 

p.»«7- Vrtful ìs . Attorto certuni fan de¬ 
rivar quella voce dal verbo Pr&Jum\ 
mentre dal verbo Tnfilio è la fua ori¬ 
gine ; e però Pnful e Pr&fultor fon il 
medefimo. Prefulechiamavafi in Ro¬ 
ma il capo de’ Salj, ch’eran Sacerdoti 
di Marte, i quali falcando e cantando 
portavano per la città gli ancili, e alla 
tella di quelli faItava il Prefule, Quin¬ 
di è nato, che appo i Crjltiani diconlj 
Pnfu/es que’ che prefiedono al governo 
fpirituale de’popoli. Appretto Spar¬ 
avano in Didio Giuliano, fon chiamati 
Pnfules i governatori delle provincie ; 
c appretto Vopifcoin Probo, è dato Io 
k . .. Retto- 
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flefso nome a’foldati Decumani, il cui 
valore in maggior pregio era tenuto. 

Rbombv.s. I geometri chiaman cosìp,24$ 
quella figura che equilatera e non 
equiangola. A fomiglianza di quella 
figura nella milizia fu nomata una ma¬ 
niera difchierare I’efercito, defcritta 
e molto commendata da Eliano. Il 
Martini che nel fuo LelTIco notò varie 
fignificazioni di quello vocabolo, del 
Rombo militare non fa parola. 

Scuttm i. Varronene trae l’origine 0 27* 
dalla voce feciura, qua/itabulis fit mi- 
nuteconfettimi ilVoflio e altri col no- 
flro autore, dal greco <tkCto(, pelle, 
di cui iaceanfi anticamente gli feudi. 
Giovanni Lafcari confonde quell’arme 
da difefa che i latini chiamaron C/>- 
peus , e ufavalì da’ Greci, con quella 
che ufata da’ Romani, chiamarono 
Scutum. Adriano Giunio dice c he quel¬ 
li eran quadrati, quelli rotondi. Ma 
tutto all’oppollo dimollro Aldo Ma¬ 
nuzio de quzfitìs per epi/lolam lib. III. e 
lo Stewechio fopra Vegezio.* e a tal 
parere il P. d'Acuivo fi fole rive , addu- 
cendo fra gli altri l’autorità di Virgi¬ 
lio lib. Vili. 
il. J 1 1) prot i eh corptra LONGIS. 

e lib. IL 
CLYPEIjaf/ut ORBE te£nntnr . 

G 2 Gli 
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Gli feudi de Romani eran formati dì 
cuojo crudo, o di legno : i clìpei de* 
Greci di rame. Leggefi tuttavolta che 
anche quelli eran muniti di cuojo. 
Narrali che nelle città alfediate perla 
fameifoldaticibaronil delle pelli am¬ 
mollite e macerate nell’acqua , che : 
ave'n prime tolte via dagli feudi . 
Telfevanfi anche di falcj e di vinchi: 
e tanto gli uni quanto gli altri eran a! 
di dentro afforzati con tavolette o 
con verghe flrettamente fra loro com¬ 
inelle . La loro lunghezza era di quat¬ 
tro piedi, la larghezza di due e mez¬ 
zo. Eran fabbricati in forma di em¬ 
brice, di due tavole incurvate, ovver 
di doppia telfitura dì tavolette mi¬ 
nute. 

Qiie’ ch’eran nella milizia ancor no¬ 
velli, detti latinamente tyrones, por- 
tavan gli -feudi bianchi, e perciò chbu 
mavanfi candidati. Compiuto il tem¬ 
po del lor tirocinio, portavanli dillin- 
ti di varie figure e immagini; e pri¬ 
mieramente vi fcolpivan fopra o vi 
dipingevan leinfegne di quella turma 
jO legione in cui erano aferitti; e nel 
rovefeio vi notavano il proprio nome, 
con quello della lor coorte e centu¬ 
ria : e ciò faceva che nella mifchia fofr 
fer f onofeiuti, e le lor azioni valorolè 

a ca- 



Articolo V. 149 
a’ capitani fofsero manifefte . Le 
perfone piu cofpicue adornavan gli 
feudi di varj emblemi ; alcuni delle lo¬ 
ro imprefe , altri delle imprefe e delle 
immagini de’ lor maggiori. Famofe 
fono le infegne fcolpite fu’ loro feudi 
da’favolofiCavalieri erranti, con cui 
palefavan gli affetti varj de’loro ani-* 
mi, e per le quali fifacevan conofcere 
da per tutto-, e quelle che negli armeg¬ 
giamenti equeftri o tornei ufano i Ca¬ 
valieri de’ noltri tempi. I poeti, a imi- ■ 
fazione di Virgilio, dovedeferive nel 
lib. Vili, lo feudo, che per Enea fece 
Venere fabbricare a Vulcano, ador- 
nan gli feudi de’ loro eroi con le im¬ 
magini de’ loro pofteri, e con le azio¬ 
ni virtuofe da elfi operate. Tale fin- 
gefi dal Tallo, can. XVII. lo feudo do¬ 
nato a Rinaldo dal vecchio mago; e 
tale quello che Luigi Alamanni nell’ 
Avarchide, can. XXI. fa che la Don¬ 
zella delIagodoniaLancilotto. 

Dipoi quivi fi fa palleggio alla con- 
fuetudine de' poeti , principalmente 
de’ noftri tempi, di fingere certi feudi 
di tempera mirabile e foprannatura- 
le. Tal è lo feudo che appreflo il Taf- 
fo, can. XIV. a Ubaldo dà il negro¬ 
mante , il qual era d’un diamante ter- 
fo a guifa di fpecchio, acciocché in 

G 3 quel- 
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quello mirandoti Rinaldo, prendefse 
vergogna della vita oziofa ed effemina¬ 
ta che menava nel palazzo d’Armida . 
Tal è Io feudo incantato del mago 
Atlante appo I’Ariofto, can. II. ch’era 
a guifa dun grande fpecchio, donde 
faceafi una tal ripercutiìone di luce, 
che chiunque vi s’affifsava, cadea in 
un momento con gli occhi abbarba¬ 
gliati e fuor di fe . Anche il P. d'Aqui¬ 
no , nel to. IL delle fue poefie latine, 
nel poema che ei compofe dell’efpu- 
gnazione diVaradino, mette in brac¬ 
cio al General Haisler uno feudo mi¬ 
rabile, in forma di uno fpecchio luci- 
diftimo, dove chi fidava lo fguardo, 
non vi feorgeva fe ftefld, ma il fuo piu 
feroce nimico, in atto minaccevole e 
fpaventofo . Egli vi cita i verfi di quel 
fuo poema, i quali noi ci facciam leci¬ 
to di qui trascrivere, acciocché per 
noi diati anche un faggio del fuo feti- 
cifiimo poetare latino. 
lArtis opus mira , denfos adamantina! ambo 

Excludit redini , ir ahtna luce eentfeat • 
Afille latcut fpecies intus , Jimulacra jue mille : 
Sed non admtfsas reddunt fpeculariit format, 

Qutppe nec acctpiunt : dieta mirabile motijlrum ! 
Si fauci incauta oculit lux etnea ful/it’, 

Hojfem quiftjue fuum radianti! in orbe metalli 

Cernii: inardefeurst oculit , torvifque minantur 

Vulttbus snvif* facies ; {r lumina > ludi 

Vufa rtfcratjftt, fcriunt, 

Son 
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Son però piu conformi al vero e piu 
degni d’un poeta criftiano quegli feudi 
celefti, e di tempera adamantina e . 
impenetrabile, che fanfi imbracciare , 
per divino comandamento , agli Ange¬ 
li, adifefa or di città e di provincie, 
or di qualche pio campione, e or d’ 
eferciti interi. Un di sì fatti feudi fu 
quello di cui fa il Tallo, nel c. VII. che 
alla difefa di Raimondo Co. di-Tolofa ,, 
fi armi il fuo Angelo cu (lode. E con sì 
fatti feudi il Trillino piu volte nel fuo 
poema dell’Italia liberata induce gli. 
Angeli a protegger coforo che fon da 
Dio affidati alla loro cuffodia. 

Tornali poi a ragionare della gran¬ 
dezza dello feu o romano , il qual 
avendo due piedie mezzo di larghez¬ 
za , d’un piede veniva a fuperar la lar¬ 
ghezza d’un uomo ; e avendo la lun¬ 
ghezza di quattro piedi , e talvolta 
maggiore quattro altre dita, appena 
egli era fopravanzato d’un piede, da 
un foldato d’ordinaria fiatura. Era 
dunque Io feudo majus corpore tegumen- 
tum, come Livio afferma; e pero fa¬ 
cilmente con elio da tutte l’arme nimì- 
che i Romani lì proteggevano ; e ’l mo¬ 
do di figurare un foldato Romano, 
prendente fonno, egli era farlo appog¬ 
giato al fuo dardo, con la teffa folte- 

G 4 nuta 
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nuta dall’orlo dello feudo. Era for¬ 
mato d’afiicelle ben conglutinate , e 
al di fuori coperte di cuojo. Cammillo 
nella guerra de’Galli v’aggiunfe una 
tenue lama di ferro. Nel mezzo alza- 
vafi un pezzo di ferro matticelo di fi¬ 
gura conica o turbinata, detto lati¬ 
namente Umbo is. 

Gli feudi eran armatura propria 
della foldatefca Romana : ma la ca¬ 
valleria portava feudi minori, e vie 
minori ancora gli armati alla leggiera, 
detti Velites in latino . Tuttavia ne* 
primi tempi della repubblica, i folda- 
ti della prima clafse, come i piu de¬ 
gni, andavano armati del clipeo , e 
dello feudo que’ della feconda ; ma 
ciò dipoi efferfi variato, raccoglie il 
nottro autore da Polibio, Livio, e da 
altri fcrittori. Que’ foldatì eh erano i 
piu degni e i piu valorofi, quali erano 
i Triarj e molti de’Principi, portava¬ 
no feudi maggiori degli altri e piu pe- 
fanti. Recavanfi a gloria riportare lo 
feudo fpezzato da piu colpi, e grave 
di molti dardi in eno confitti. Narra 
Floro di Sceva Centurione, che nell’ 
attedio di Durazzo ebbe centoquaran¬ 
ta dardi o frecce conficcate nello feu¬ 
do. 

GliAffricani e gli Afiatici ufarono 
feu- 
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feudi minori, come coloro che mettean 
ogni loro fidanza nell’agilità e velocità 
de’cavalli, eriputavan imbarrazziaf 
combattere l’armature troppo pefan- 
ti. Ma i Romani, iftituto de’ quali 
era guerreggiare con la fermezza e 
configlio, coprivanfi con ìfeudi alTaì 
maggiori. Anzi di quelli tal era la 
grandezza , che nella guerra Alefsan,- 
drina rifofpinti dal ponte, fe nefer- 
virono come di navicelle, per con- 
durvifi fopra alle navi : come fopra gli 
fletti Ammiano racconta efserfi valica¬ 
to certo fiume. Con gli ftelfi alzati fo¬ 
pra ’l capo de’ foldati, e ben commef- 
fi, formavanfi le tefludiniy o pahefatù 
( come traduce quello vocabolo Jaco¬ 
po Nardi) negli afsalti delle città; dì 
modo che fovra di quelle non fol 
francamente camminavano altre fchie^ 
redi foldati, magli ftelfi carri tirati 
da’ cavalli * 

Come apprefto i Greci era ignomì- 
niofo gittar via lo feudo nella battaglia 
o nella fuga ; così gittar via l’afta, re- 
cavafi apprefso i Romani a ignominia. 
Tuttavia oggi, quando fi ha a conv» 
battere con nemico fprovveduto dì. 
feudo, o di lancia , o di elmo, o d’al¬ 
tra fotta d’armi, llimafi atto lodevole 
scavalleremo, il gittar via farmi ftef* 

* G S fe» 
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fc, per non venire a battaglia con tal 
vantaggio . Portava!! lo feudo pen¬ 
dente dagli omeri; e quinci ab bnme- 
ris five ab. armis, fu primamente ar-. 
ma quello chiamato. , che poi fi fé 
nome comune a tutte f anne > non 
fot di difefa , ma anche d’offe fa. 

Qiundo batteanfi gli feudi con le 
ginocchia da’ faldati , era fegno di 
profperità e di. letizia ; quando, con 
1’ afte, di dolore e indignazione. En- 
trayan nella battagliapercependo gli 
feudi, con le fpade. Fra’ primi efercizi 
militari era maneggiare Io. feudo. N,e’' 
tempi eroici facea.n le veci di feudo, le 
pelli tratte dalle fiere ucci.fe. Rito an¬ 
tico militare fu talvolta di follevar Co¬ 
pra Infeudo., e cosi inoltrare all’efer-, 
cito,ardui che acclamavano Imperado- 
re.\ e tal rito principalmente ofservoflf 
nelle acclamazioni de’ Principi. Co- 
ftan.tinopolitani.. Moltiffime altre cofe- 
in qiiefto luogo tratta eruditamente il 
noJtro, lefficografb, alla voce S;cutum, 
e altre ancora non poche, alle voci che 
da quello derivano % e a quelle noi ri-, 
mettiamo, il curiofó, lettore. 

p,.z£s>. ' Sejnges. Così appellanti; fei cavai-, 
li che lotto, a uno; Ite fio, giogo,, o ii\ 
qualunque maniera, infième legati, ti¬ 
rano un carro,.. Cui orniles; provìncia, 

QUA.- 
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QUADRIJUGES & SEJUGES 
CURRUS ubique gentìum ponere gra¬ 
tulali tur . Apul. in Fior. Dal qual Tuo- - 
go evidentemente fcorgeli che la voce 
fejugis è anche aggiunto dato al nome 
cttrrus. Diòne Iib. XXXIX. narra , che 
primo di tutti Caligola trionfò fovra 
un carro tirato da fei cavalli. Dopo di 
lui altri Imperadori così aver trionfa¬ 
to, fcorgefi da alcune medaglie anti¬ 
che, delle quali una Angolare in oro 
dì maflima grandezza , efiflente nel 
mufeo del 3ig Apoftolo Zeno , ab- 
biamnor riferita nel tomo XXXV. a 
car. 246. In quella medaglia appari¬ 
rono ì fei cavalli tutti in fila , e come 
fatto uno ftefso giogo difpofti. Se con 
tai cocchi fiafi combattuto, non fe ne 
legge efempio apprefsoglAdtorìcr.. Af¬ 
ferma I Adoro che il carro fejuge era 
facroa Giovela quadriga al Sole, la 
biga alla Luna, la trìga a’ Dei inferna¬ 
li.. S ve fonia nella vita di Nerone , cap* 
24. fcrive che quell'imperadore ne’ 
giuochi olimpici comparve fovra una 
carretta tirata da dieci cavalli Auri- 
gavit quociue plurifariam', Olympus. vero 
etiam DECEM JUGEM.. Ma ballino 
quelli pochi e piccioli faggi d’un’ope¬ 
ra grande e doviziola d’ogni genere, 
d erudizione.. 

G 6 Se- 
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Seguono tre indici afsai copiofi e 
wtilifilmi, i! primo de’ quali è delle 
voci efpolte nel prefente vocabolario, 
ridotte (otto fefsantadue capi ovvero 
clalfi generali ; e quello è il piu lungo 
e’1 piu necefsario. Il fecondo indice è 
clelle cofe piu notabili , indicando la 
voce nell’efpofizion della quale vuo? 
efsereciafcheduna ricercata. Il terzo 
è delle voci italiane, delle quali qui è 
data lefpofizione e l’origine. E con 
ciò fi mette termine al fecondo volu¬ 
me , e all’opera tutta, la quale non me¬ 
no che le opere precedentemente date 
alla (lampa, ha meritamente fatto, 
che I’autor fuo annoverato fia fra gli 
uomini piu illuflri di quella età, e 
gli ha dato luogo onorevole fra gl5 
Intronati di Siena e fra gli Arcadi 
di Roma col nome di Alcone Sirio , e 
fu de’ primi che a quella chiarilfima 
adunanza defse il fuo nome. 

ARTICOLO VI. 

De corpi marini, che fu monti fi tro¬ 
vano ; della loro origine \ e dello flato 
del mondo avanti il diluvio, nel di¬ 
luvio , e dopo il diluvio : "Lettere criti¬ 
che di Antonio Vallisneri , Pub¬ 
blico Primario. Profejfore dì medicina 

teo- 
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teorica nell'Univer/ità di Padova, con 
le Annotazioni ; alle quali s'aggiungono 
tre altre Lettere critiche contra le ope¬ 
re del Sig. Andry, Francefe , efuoì 
Giornali. A S. E. la Sig. Co. D. Clelia 
Grillo-Bprromea . In Venezia , per Do¬ 
menico Lovifa , 1721. in 4. pagg. 
254. fenza la lettera dedicatoria, 
e la tavola delle cofe piu notabi¬ 
li, con varie figure in rame. 

ECco un altr’opera , forte egual¬ 
mente , che amena , ed utile, del 

noftro Sig. Vallifneri, intorno ad una 
delle piu ardue e caliginofe quid io¬ 
ni, ch’efercita al prefente e tormen¬ 
ta ì piu fubJimi ingegni del noftro 
fecolo. Tutti ammirano, e tutti vo¬ 
gliono la loro fentenza dire intorno a* 
tanti corpi marini , cioè oftriche, 
chiocciole, conchiglie , corni d’alia¬ 
mone, balani , granchi, ricci , pe- 
fci marini , coralli , piante marine , e 
tante altre produzioni di mare, che 
fu5 monti, oimpietrate o non impie¬ 
trate, ritrovano; ma, per vero dire 
tutti hanno bensì gli occhi da veder¬ 
gli , ma non tutti hanno fenno da giu¬ 
dicargli. Quindi è, che fono andati 
errando in varie opinioni, faccendoft 
fautori, chi d’una chi d5 un altra ; e 
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fermamente per vera credendola , 
hanno riempiuto i libri, e le menti de¬ 
gli uomini di favole, di fogni, di ro¬ 
manzi , e infino di fu perdizioni. Ma 
ilnoftro ingenuo e felice autore, che 
ha pieno il petto e la mente di fo- 
da e libera naturale filofofia , dopo 
aver fatti i Tuoi noti viaggi fu* mon¬ 
ti, e di aver oflervato a minuto con 
occhio difappaffionato e netto da’ pre- 
giudicj e autorità il gran libro della 
natura; ha faputo conofcere, quan¬ 
to tutti fieno andati errati, trovando 
in ognuno ineftricabili difficultà; e d’ 
errore in errore pafTando, s’è mefo 
al forte di cancellargli, acciocché, fe 
il vero non conofciamo, almeno cosi 
alla cieca non c’inviluppiamo nel fal¬ 
lo .. Ha così pretefo di dar nuovo mo¬ 
to agl’ingegni, non perchè li difperi di 
trovare un. giorno la verità ; ma per- 
che di nuovo s’affatichi e fi cerchi, 
patendo qualche fortunato e fublime 
ingegno da replicate offervazioni e da 
piu ferie meditazioni trovarla ,. quan¬ 
do chiaro vegga , e fiere fino al giorno 
d’oggi fiata mifera mente fe patta .. 

Ha dato motivo dì fcrivere al no- 
frro autore fopra quella materia il Sig. 
&J'iflianQ Rotar 1 y con l’occafione , che 
gli ha. mandato, in dono, per orna¬ 

meli- 
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mento del fuo mufeo , pefci veri dì 
mare , e vari croftacei % trovati fopra 
un monte del Veronefe, detto dì Sol¬ 
ca , accompagnati con un elegante let¬ 
tera in cui il detto monte defcrìve co’ 
fuoiftrati, e giacitura de’ pefci e de’ 
croftacei, fra’ quali ha ritrovato un p. 

corno d’aminone dicasi ftrana gran¬ 
dezza , che attorniati que* cerchi, 
che circondano, il centro, con filo, 
quello a lungo, drftefo lì tira tredici 
palmi. Efpone pure, dì aver rifatte ?• 
le oflervazìoni del nofi.ro autore ta- 
torno la firuttura de’monti, deferita 
ta nel fuo celebre Trattato delle Fon¬ 
tane y e di avere oltre modo goduto 
in vederle corrifpondere tutte al vero 

Rifponde l’autore ,, afiìcurando 1’ 
amico d’aver già vedute le accennate 
produzioni dì mare ritrovate fu’mon¬ 
ti del Veronefe, mandategli da’Sigg:. 
March. MafFei, eCav. Bianchi:, anzi P. 
t’avvifa , efsere le medefime fiate già 
prefentate dal Sig. Maraldi all’Acca¬ 
demia Rea i di Parigi . Riferifce. in ol¬ 
tre trovartene alcuni pezzi nella galle¬ 
ria dei Gran-duca,. pòrtati fino- dalla 
Fenicia, ed altri efierne fiati, veduti 
dallo fteffo Sig. Maraldi anche iu Ro¬ 
ma Porta l’oppinione de’ Franzefi, 
chepenfano, poter fi. dalle acque ma- e 

tuia 
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rine fotterranee in un co’ vapori ah 
zarfi eziandio le uova de' pefci di ma¬ 
re e de’ nicchi fino all’altezza de’ man¬ 
ti; dove nati che fiano, ed abbando¬ 
nati per qualche accidente dall’amico 
elemento, colà finalmente indurino e 
impietriscano. Con la dovutamode- 
ftia però fi avanza ad efaminarla, e 

p. 7. prima di tutto propone la difficoltà 
dell’origine delle fontane, le quali non 
già da’ Supporti lambicchi, ma da al¬ 
tre cagioni derivano. Che fe l’acque 
del mare pafsano alle radici de’mon¬ 
ti, come colà tra le fabbie e le terre 
non fi feltrano, e colà i pefci v i nic¬ 
chi , e i loro femi non abbandonano ? 
Come in quelle anguftie quelli animali 
vivono e prolificano? Ma dato anche 
che l’ac que in vapori fi Sciolgano, come 
i femi e le uova libere della loro pania o 
vifcofa mucellagine in alto fi portano ? 
Come finalmente per que’ pori per cui 

p. 9 penetrano i vapori, potranno penetrar 
altresì dette uova, Senza reftare attac¬ 
cate, o rii adere di. nuovo-ai fondo ? Ma 
Sopra tutto s’oppone la ftruttura de' 
monti, comporta di Sfrati, i quali-im¬ 
pedi Scono. l’ideata int. oduzio e de’ va¬ 
pori e de’ Semi. Crefcono le difficol¬ 
tà, Se riflette fi., che que’vapori con- 
denfianuofi in.acqua dolce > non fa,reb- 

bonQ 
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bono piu nido o elemento adattato 
al nafcere e vivere de’ pefci marini. 
Cerca il corfo, che dovrebbero avere 
colà le fontane originate da que’ vapo¬ 
ri : e qual moto, qualfìto avrebbono ?-10 
i pefci, e i nicchi ? Se poi quelle acque 
ad impietrarfi venifsero, non avreb¬ 
bono quella figura che hanno ordina¬ 
riamente le Stalattiti. Vi fono di piu 
ne3 monti di Verona e d'Italia, oltre a* 
pefci e croftacei, coralli , coralloidi 
ec. anzi vi fi trovano de’ denti di cane 
carcaria e d’altri, moftri marini, i 
quali, perefiere vivipari, dovrebbo- 
no efier colà pafiati a volo fu Tali de* 
vapori già grandi, belli, e formati. 

Cita pertanto il Sig. Abate Giacinto ?.n 
Gimma (a), che giudica favolofi i pe¬ 
fci fotterranei o follili, creduti per al¬ 
tro veri da Oligero Giacobeo. Porta 
una mano d’autori, ch’ammifero que¬ 
lla forta di pefci, onde non fi ftupi- 
fce della fentenza de’ Franzefi. Cre¬ 
de eflere nata la favola dal ritrova¬ 
mento de’pefci impietrati nelle mon¬ 
tagne*, e per dimoftrarla diftingue le 
varie maniere d’impietramenti, la pri¬ 
ma delle quali nafceda incroftamen- 
to fatto all’intornod’un corpo; la fe¬ 
conda dall’ impietramento di terra o 

ere- 
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creta, da cui un corpo vien chiufo ; 
la terza dalla petrificazione di un cor¬ 
po in un altro, che ferve in quello ca¬ 
lo di modello, come fi vede nelle con¬ 
chiglie, ne’ corni di aminone ec. la 
quarta finalmente dall introduzione 
di un fugo lapidifico, da cui quella 
tale foltanza viene fidata, e acqui¬ 
la una perfetta folidità e durezza. 
Alla feconda fpezie d’impietramento 
riduce i pefci di mare , di cui fi trat¬ 
ta ; e giacche I’oppinione de’ Franzefi 
patifce le fue difficoltà , va l’autore 
in traccia d’altre migliori. 

Rigetta fra l’altre quella d’un’altro 
Franzefe, che vuole che quelli pefci 
trovati fu’ monti, fieno meri giuochi 
della natura; fi ride diefsa, efiftu- 
pifce , che in. Francia fimili oppinioni 
annidino in un tempo che fi ride colà 

. della Italiana filofofia ; quali foffero in 
voga folo in Italia le facoltà occulte , 
gli fpiriti piallici, ed altri fimili ideali 
principi. Nè vale, che il Franzefe por¬ 
ti l’ofiervazione d’alcune pretefe Iuma- 
chette trovate ne’reni, perchè furono 
calcoli da qualche accidentale ellerna 
cagione così figurati, come ofservò 
appunto I’AIghifi in un calcolo della 
borfettadel fiele, giudicato a prima 
villa per un nicchio di mare. 

Simi* 
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Simile è l’oppinione d’altri che afle- 

rifcono , ellere quella una naturale 
sì, ma accidentale configurazione di 
tante e sì diverfe pietre , che fu’ mon¬ 
ti fi trovano, come talvolta neJmar¬ 
mi, nelle radici, nelle vetrificazioni, 
e in altri corpi s’oflerva. Ma a que¬ 
lli ballerebbe il confiderare attenta¬ 
mente le produzioni marine, che fu' 
monti s’incontrano, per decidere fe 
fieno naturali o fittizie. 

Palla all altra piu accreditata lèn- 
tenza di que’ che credono, ellere le 
accennate produzioni avanzi dell’uni- 
verfale diluvio, lafciati fu le cime de’ 
monti. Ma vuole il noflro autore, che 
il diluvio folle in gran parte cagiona¬ 
to dalle acque dolci, non dalle falle; 
e foggiunge, che fe da quella cagione 
derivaflero, dovrebbono in ogni luo¬ 
go , e monte ritrovarli, là dove in p'20 
quelle parti loie fi trovano, le quali 
fono verlo il mare rivolte. Porta le 
ragioni del Fracallorio, che credette 
falla la fpiegazione dedotta dall uni- 
verfale diluvio. Entra qui nella fpino- 
fifiìma quillione del diluvio , e dice 
che Tacque del mare non ballano a 2| 
coprire tutto il globo terracqueo quin¬ 
dici cubiti al difopra de’monti piu al¬ 
ti, come fece il diluvio;, e o vogliali 
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la figura della terra sferica, o vogliali 
ovale, quando fi fa di certo, efferci 
gli antìpodi, a inondarne tutta lafu- 
perfizie fi ricerca una ftermmatiffi- ■ 
ma copia d’acque. Nè vale il dire, 

;2-che Tacque del mare fciolte invapo- 
re ricadeflero in fu la terra, e tut¬ 
ta T allagafTero-, conciofiiachè ci vor¬ 
rebbe in tal cafo un’altro mare, che 
ad occupare il gran vafo da’piu cu¬ 
pi feni della terra sboccarle, e que¬ 
lli feni d’altra materia pure riempir 
fi dovrebbono. Molto meno può dirli, 
che Tacque tutte allora rarefatte e fpu- 
mofe, molto maggiore fpazio occu- 
palfero; perchè in quella maniera fa- 
rebbon pallate allenere der vapori, e 
non avrebbono potuto foftener T arca , 
nè fare tutti gli effetti, che da quella 
terribile inondazione nel noltro mondo 
fi fecero. A quelle difficoltà altri fcam- 
pi inutilmente fi cercano , cioè a dire, 
che l’aria in acqua fi convertilfe. Ma 
ciò ripugna alla buona e fenfata^filo- 
fofia , che non ammette tali meta- 
morfofi negli elementi ; oltre dì che 
farebbe il mondo rellato fenz’aria, e 
Noè con tutta la famigliar eia ferie 
degli animali non avrebbe potuto piu 
vivere. 

Che fe oJIe fiumane celefti da al¬ 
cuni 
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cuni colafsù ftabilite fi vuole ricor* 
rere ( il che provare non poffono ) do¬ 
ve poi, dopo il diluvio, andarono a 
perderli tante acque , e come lafsìì 
tornarono, e aflbrbite difparvero ? 
ConfelTa pertanto il noftro autore , ?•** 
d’intendere e credere la verità del di- 
luvio •, ma non fapendo capirne il mo¬ 
do , oltremirabile , anzi miracolofo lo 
giudica, come Io credette S- Cipriano. 

Quindi è, che non intende nè meno, 
come i teftacei, le piante marine, e 
altri corpi pefantiffimi fi fieno fiacca¬ 
ti dal fondo dal mare per l’empito del 
diluvio, e portatifi in fu le cime de’ 
monti, non veggendofi ciò feguire 
giammai nelle piu furiofe tempefte di 
mare, il cui fondo anche allora gode 
una placidifCma calma, come gli Urì- 
natori, che volgarmente Marangoni s’ap¬ 
pellano , confeffano, e come appunto i 
piu vecchi pefcatori offervano , riti¬ 
randoli allora i teftacei ed altri anima¬ 
li- confimili nel piu profondo e colà 
tenacemente attaccandofi. 

Efamina pure l’oppinione del Wod- 
Nffart, che pretende edere inforti in 
occafion del diluvio vari turbini o vor¬ 
tici , i quali furiofamente 1’ acque del 
mare innalzaffero, e qua-e la e pefci 
£ teftacei e. piante marine violente»- 

men-1 
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mente balzaflero; perchè ancora s’in¬ 
contra la difficoltà dell’altezza, a cui 
Tacque falir dovettero , e T altra non 

9‘z~- minore difficoltà di vederfi non già in 
ogni luogo del mondo, ma fol tanto 
nelle plaghe difpofte lunghefso il ma¬ 
re, quella ferie di produzioni marine. 
Cerca di piu in qual tempo del dilu¬ 
vio ciò feguifie ; e fe fi voglia ciò fta- 
bilire o nel principio o nel mezzo o 
nel fine, fempre gravi oppofizioni s’ 
incontrano, Nel principio non già , 
perchè allora le materie tutte , co¬ 
me penfa il Wodwart, cominciava¬ 
no a crollare, e difporfi al totale di- 
fciogJimento ; non nel mezzo , perchè 
i teftacei al di fotto dalla metà de’ 
monti fidamente fi trovano •, nè me¬ 
no nel fine, perchè allora fi fpiana- 
rono i monti , & andò tutto in difor- 
dine. Il dir poi, che que’ pefci di ma¬ 
re da fe fui monti fi and afiero a met¬ 
tere , o colà nuotando fi fermafiero, 
ripugna alla loro natura , dell’ acque 
dolci fempre fchiva e nemica. Il ri¬ 
correre alla furia de’ venti, che colà 
Ji balzafiero, patifce anch’efio lefue 
difficoltà , non potendofi intendere, 
d’onde in una sì grande inondazione 
fpirafiero venti, dopo coperti i mon¬ 
ti , e come con tanta forza a rovefcia- 

re 
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re una sì gran mole d’acque giungéf- 
fero. Molto meno fi fcioglie la grave 
difficoltà col fupporre portati i pelei ?• J 
dal naturai timore fuori dell’amico 
elemento . Finalmente come mai que’ 
pefei nel calare dell’acque non ritor¬ 
narono a’loro primieri nidi, e non fe- 
guirono il ritiramento e corfo dell’on- 
de, quand’anche folle vero, che dal 
diluvio fodero dati drafeinati e rove- 
feiati fu le falde de’ monti ? 

Piu ragionevole fembra l’altra op¬ 
pinone, chefuppone, edere già una 
volta arrivato il mare , dove ora i te- 
dacei e le marine produzioni fi tro¬ 
vano; veggendofi i monti formati a p'3 
drati, come appunto s’odervano le 
rive de’ fiumi e del mare , giuda l’of- 
fervaziqni del Sig. Co. Marfilli. Così 
credette Strabone, ilCefalpino, e fra 
gli altri il dottiffimo Fracadorio, il 
quale, rigettata la fentenza del dilu¬ 
vio , e quella della generazione de’ fud- 
detti animali marini fu’ monti, con¬ 
clude, efser già dato il mare, dove 
ora quelli fi veggono. Così credetter 
altri, i quali attribuirono un tale ri¬ 
trovamento di cofe marine a inonda¬ 
zioni particolari, come volle Platone , 
a’ritiramenti del mare, alla vecchiez¬ 
za del mondo, citando infimo in tale 

ptQ’ 
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propofito alcuni verfi d’Ovvidio nelle 
Metamorfolì. 

Per porre dunque aH’efame anche 
una tale oppinione ? che fembra di 
tutte l’alt re piu verifimile, porta in 
primo luogo le offervazioni, che po- 

P-35-trebbono foflenerla. Dice d’aver ve¬ 
duto ne’ Tuoi viaggi fu’ monti della 
Tofcana, di Pifa, di Livorno, e di 
Genova, e fu’ colli guardanti il ma¬ 
re, una ferie di teffacei difpofti a ftra- 
jti diftintamente , i quali vengono cre¬ 
duti per avanzi lafciati dal mare in 
quelle parti. Riferifce altre fue of- 
fervazioni intorno all’ offriche colà 
trovate , e fegnatamente intorno a 
certe configurazioni di ftelle, ed al- 
beretti in effe bizzarramente forma¬ 
te , parendo tutti que’ colli impa¬ 
lati , per così dire , di produ¬ 
zioni marine . Ma piu di tutto è 
notabile , quel ritrovarli fol tanto nel¬ 
le parti de’ monti, che guardano il 
mare, limili produzioni, là dove all’ 
indentro verfo Siena e Firenze piu 
non s’incontra verun teffaceo . De- 

p. js fcrive pure il fito d’altri luoghi mon- 
tuofi d’Italia, la quale effendo circon¬ 
data da mari, fa vederfi ricca di ma¬ 
terie marine in tutte quelle parti, che 
al mare fon rivolte, veggendolì non 

fol 
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fol nelle colline di Modona , ma ezian¬ 
dio ne’ pozzi non pocle reliquie de! 
medqfimo. Difcorre pure dell’Egitto , 
e d’altri paefi, che da antichiffimi au¬ 
tori fi crede, effere una volta flati co¬ 
perti dal mare. Così potrebbe giu¬ 
dicarli di tutto quel gran tratto, che 
fra l’Apennino e l’AIpi s’efiende, delle 
paludi di Venezia , che una volta mol¬ 
to maggiore fpazio occupavano. Ma 
ficcome riefee facile il credere , che il 
mare fiafi tanto allontanato , così è al¬ 
trettanto difficile il concepire, come a P- 
proporzione dell’altezza de’ monti fiafi 
tanto abbafiato . Profeguifce col rife¬ 
rire ahre oflervazioni da fe fatte in Li¬ 
vorno . Cita quelle de Sig. Attrae in 
certi luoghi poco dittanti da Mompel- 
lier , feminati di produzioni marine. 
In fomma fi può col Galileo fupporre, 
che fieno fèguite delle gran mutazioni 
in qu-efto globo terracqueo ; che fieno 
nate dell’ ifole in mezzo al mare *, che 
nel Mediterraneo, nell’Olanda, e nell’ 
Italia molte città, molti luoghi fieno 
andati fott’acqua, e altri fieno retta¬ 
ti feoperti e renduti abitabili \ e che 
polla in confeguenza fpiegarfi , come 
ì tettacei e altre cofe di tal naturala’ 
monti Rincontrino, lènz’andar poi a 
perder# nel diluvio i argomento dì 
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gran lunga fuperiore all’umano inten- t 
•dimento. Nè può il Wodwart fofie- c 
nere, che da! diluvio in qua niuncaù- c 
giamento fenfibife fia feguito \ vcggen- t 
dofi pur troppo in Italia efuord’Ita- ! 
lia vefiigj notabili del mare, neJluo¬ 
ghi abitati*, e fi pendoli che a noffri 
giorni abbiamo anche 1 efèmpio dell’ 
ifiola di Santorini nata nell’Arcipelago. < 

. II mondo è molto vecchio, nè fi fa, ! 
quante e quali fieno (tate le fue vi¬ 
cende. Ragionevole è il credere col 
Leibnizio, che anche prima del dilu¬ 
vio ci follerò i monti difiinti ne’loro 
firati, e che la faccia della terra non 
fia fiata dal medesimo sì fattamente 
sfigurata , e che f Afia, l’Affrica , 
l’America, e l’Europa abbiano con- 
fervate le loro prerogative di frutta¬ 
re certe piante, e altri vegetabili de¬ 
terminati, Ridicolo è il dire, che do¬ 
po il diluvio tutto ritorno a fuo luo¬ 
go, quando fi voglia col Wodwart 
ammettere un sì terribile rovefcia- 
mento del mondo, cagionato dallo ffef- 
fo diluvio, oltre alla grave difficoltà 
di Spiegare , come e perchè i Temi 
tutti delle piante maturi e prolifici 
non andafsero difperfi, e fepolti non 
re fi afferò in quella univerfale orribile 

< confufiorve. A nulla ferve J’argomén-, 
c ::3 tò- 
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to degli alberi trovati fotterra ; per¬ 
chè quefio fenomeno può fpiegarfi 
con le inondazioni , e ammottamen¬ 
ti particolari, fenza ricorrere al di¬ 
luvio. Che fe pure il Wodwart vuo¬ 
le con J’autorità facre e profane pro¬ 
vare if totale difcioglimento della fac¬ 
cia della terra , cagionato dal diluvio, 
come poi que’ tefiacei sì felicemente 
fi conservarono ? come l’ulivo, da cui 
la colomba ftrappò il ramo, come il 
monte Ararat, fu cui posò l’Arca, 
in quella univerfale rovina fidifefero 
e fi fofiennero ? 

Un’altra difficoltà fi ricava dalla 
bruttura de’ monti, che punto non 
corrifponde ad una sì orribile confufio- P.s<r. 
ne, giacché fi veggono formati con 
una ferie di firati, che dovrebbono piu 
tofio a molte fucceffive inondazioni at- 
tribuirfi . Anzi fui fine del diluvio dove¬ 
vano le materie piu gravi, come le 
metalliche è le minerali, andar pri¬ 
ma a fondo , poi regolatamente anche 
laltre : e pure nella fèrie degli ftrati 
ne* monti non fiofierva quefi’ ordiné, 
e molto meno nelle pianure ■ Ciò fi 
vede nelle miniere, è in altre efcav^- , 
zioni, in cui alle volte al di fotto delle 
miniere fono altre fofianze di gfan Iuft- 
ga piu leggere, benché al dì d’oggi gli 

•o H 2 fira- 
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itrati non poco divertì dagli antichi 
s’oflervino, a cagione di varj impje- 
tramenti feguiti con l’andare del tem¬ 
po. Si cita qui una bella otìervazione 
di Scilla fatta intorno alla ftruttura de’ 

P -sr* monti di Medina, che dà motivo al 
noftro autore di riflettere fu i’artifizio, 
.di cui la natura fi ferve per legare va¬ 
rie materie fra di loro, e .dare a mon¬ 
ti e alle rupi la loro fodezza . Per al¬ 
tro il dire, che i monti fieno nati fol 
tanto dopo il diluvio, è un paradello \ 
•perchè il diluvio non avrebbe potuto 
formarli, attefa l’eguale depofizione 
delle materie, che farebbefi fatta all’ 
intorno del globo, oltre all’ autorità 
della Scrittura che c’ infegna, efserci 
itatii monti, anche in tempo dello 
Itefso diluvio, da cui le loro falde è 
probabile che fieno Hate di nuova ter¬ 
ra e d altre materie ricoperte, come 
veggiamo feguire tuttora in certe val¬ 
li , e pianure dal continuo corfo de’ 
fiumi bonificate. Che fe prima del di¬ 
luvio non ci furono i monti, come ci 
furono i fiumi e le folcane? come, e 
dove dopo il diluvio i’acque fi ritira¬ 
rono e andarono a perderli ? 

Ricorrono altri a’ fuochi fotterra¬ 
nei , e a’ terremoti, i quali fquarciaro* 
pò la gran macchina della terra, con- 

cor- 
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correndo l’acqua, « il fqoco, due ele¬ 
menti così contrari , lenza dillrug- 
gerfi a quella grand5 opera. Defcrive 
qui l’autore il filofofico romanzo del 
Burnet, e di quel fapiente Abilfino 
riferito da Francefco Patrizio, donde p.jj, 
fi vede, che anche in quel tempo fin- 
gevaficiò, che da alcuni moderni fì- 
lofofi con tanto lludio fi propone. 
Conchiude però, che il mondo fia Tem¬ 
pre llàfo, come lo veggiamo oggidì, 
co’Tuoi monti, con le Tue valli, fiu¬ 
mi , fonti, e pianure. Nè punto gli 
dà travaglio il vedere gli llrati de’ 
monti in tante guife difpolti, e quali 
difordinati, perchè anche quello dif- 
ordine ferve mirabilmente a produr¬ 
re tanti divedi effetti voluti dal fa- 
pientiflìmo Autore della natura; veg- 
gendofi in quello nollro globo terrac¬ 
queo nell’ordine delle cagion naturali 
una concorde necefsaria difcordia . 
* Che il mondo fra Tempre flato, 
poco piu poco meno, come è al pre¬ 
dente , Columella nella prefazione al 
ribro I. de R. R. lo credette, e fran¬ 
camente lo fcrilfe : Nequc fas eft exi- 
flmare, burnì naturami, quam primus ìl- 
k mu ndi genitor perpetua fcecundìtate do- 
navit, quafi quodam morbo, fterilitate 

H 3 affé- > 
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tiffe£ìam : neque prudenti* e(l credere, 
tellurem, qu£ divinanti & £ternam juven- 
tam fortita , communis omnium parens di¬ 
tta fit, quìa & xuntta peperit fempery 
& deinceps paritura fit, velut hominem 
conjenuìffe. * 

Pafsa di poi a moftrare, che la fer¬ 
tilità della terra non è recata pregiu- 
dicata in guifa tale dal diluvio, che 
a’ noflri giorni non fi trovi in quello 
flato appunto, in cui era avanti al di¬ 
luvio; ofservandofi, che l’acqua non 
folo non toglie alla terra la fua pingue¬ 
dine , ma Sovente gliela contribuisce , 
come vegliamo feguire fu ’1 Padova.no 
nel Bacchigliene, e nel Nilo in Egitto ; 
potCndofi anzi dire, che tanti cadave¬ 
ri d’animali annegati nel diluvio la 
terra Beffa impingua fsero. Propone 
un’altra grave difficoltà a gliavverfa- 
rj , che Spiegare difficilmente potreb- 
bono, come le miniere de’ fali Sciolte , 
in quel grande rovefeìamento della 
terra, dallacque del diluvio, non fi 
Confondeflero fra di loro ; e come po- 
tefiero le medelime rafsettarfi infra gli 
firati de’ monti , e colà ritenerfi, 
quando l’acqua pregna de’ detti fali 
collava all’ingiu , e andava a perderli 
nelle voragini. Veggafi il fuoTratta¬ 
to delle Fontane, ih cui con varie fpe- 
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rienze fa vedere, chela terra non può 
fervire di feltro per togliere all’acqua i 
la li, le cui particelle a traverfo de’ p-7»* 
pori della terra in Geme con l’acqua 
Itelfa agevolmente fluifcono. Nè può 
dirfi da altri , che il mare perviefot- 

; terranee abbia formate le miniere ; 
perchè ciò ripugna alla natura della 
ina gravità , nè s’èveduto giammai, 
che dal mare alle fpiagge o monti o 
cumoli di fa le fi lafcino e fi deponga¬ 
no . Reità dunque da ftabilire, che 
le miniere fieno fiate colà create edif- 
poftedaDio; che da quelle il mare 
la fila fa Redine riconofca , non già 
che dal mare elle fi formino, o fieno 
(tate fatte, come con le fue diligenti 
offervazioni comprova ilSig. Co. Luigi- 
ferdinando Marlilli, il quale ha rico- 
nofciutofra Itrato.e llrato le linee dì 
carbon folfile, e di fali follili dentro il 
mare limili a quelle de’ monti vicini. 
Da tutto ciò li ricava , che i monti 
furono prima del diluvio , e che dopo 
il diluvio tutti in piedi reltarono, e 
per confeguenza è falfa quella fuppo- 
fta univerfal confufione, e difordine 
della terra. Anzi fofpetta fautore, 0.7J. 
che tutto il corpo del globo, e fegna- 
tamente la fua corteccia fia tutta a 
ftratì (òpra tirati con mirabile organi¬ 
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co artifizio lavorata, alcuni de5 quali f 
con bandure del tempo mutati fieno, \\ 
altri diftrutti, altri rinovati; effendo jf 
il genio della natura nelle Tue opera- r 
zioni Tempre uniforme . Conchiude < 
alla fine con dire, che il diluvio può 
avere bensì alterata in parte la prima 
faccia della terra, ma nongiàguafte , 
le vifcere fue, slogati quegli firati ef- • 
fenziali, incuiconfifte la fuaftrutttì- t 
ra, protefiando però con modefiia j 
degna d’un gran filofofo , e vero Cri- j 
ftiano, efiere l’argomento del diluvio j 
uno di quelli, che per efiere mifii di f 
filerò e di profano, di mifiero e d’ifto- ; 
ria , non fi pofion da mente umana ret¬ 
tamente comprendere o abbafianta 
fpiegare. 

Segue una feconda Lettera al Sig. 
Co. Ab. Girolamo Licni intorno alle 
produzioni marine, che fi trovano fu5 ( 
monti, agli effetti del diluvio, e all’ i 
annofa vita degli uomini avanti il me> ( 
defimo. Entra qui di nuovo nella fpi- < 
nofiffima quiftione, e confiderà, po- j 
terfi efsa ridurre a due oppinioni, le ] 
quali fono le piu plaufibili, cioè a dire i 
a quella del diluvio, e all’altra , che 1 
il mare abbia naturalmente ì monti i 
inondato. Stabilifce dunque i. la ve¬ 
rità del diluvio ; 2. xhe tutti ì teftacei 
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e altre cofe marine ritrovate fu’mon¬ 
ti , fieno vere, reali, e legittime ; 3. che 
fcherzi della natura non fieno ; 4. che 
nati non fieno colà da’ loro fèmi alzati 
co’vapori*, 5. che il diluvio non difcio- 
gliefle, nè ftritolafse la fabbrica della 
terra; 6..cheque’corpipefanti non s’ 
alzarono dal fondo del mare fu5 monti ; 
7. che Tacque del diluvio dolci fofTero, 
non giàfalfe, crefciute non per via dì 
rarefazione, o d’altra cagion fifica, ma 
per Divino comandamento ; 8. che^per 
Io ftefso comandamento calaflèrò’fac¬ 
que ; 9. finalmente, che tutta l’ope¬ 
ra del diluvio dal principio al fine con 
tutta-la ferie delle file circoflanze ed 
effetti miracolofa foffè, e alla Divina 
Onnipotenza corrifpondente. Gid po- T* 
Ito, ltupifce del P. Kircher, il quale 
credette , non effere Itati gl’infetti ri¬ 
coverati nell’ Arca, perchè fuppone- 
va, che tutti, a quali tutti nafcefsero 
dalla putredine; quando è già certo, 
che nafcono tutti dall’uovo, e che fe 
periti fofiero , farebbe!! rotto ancho 
l’órdine dell’ univerfo ; onde , fenza 
ricorrere alla fuprema ammirabile 
Provvidenza, non è così fàcile da con¬ 
cepirecome Noè ad un popolo innu- 
merabile di viventi sì'diverfi di natura 
e di genio-, per tutto il tempo- del dìi 
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luvio provvedere potelì’e. Loda per 
altro l’ingegno dell’ accennato Padre 
neldiftribuire a tutti gli animali nell 
Arca il loro nido; ma dubita forte, 
che con tutto il fuo ingegno abbia pre- 
fo non por hi abbagli, e regnata mente 
intorno alle piante e adoro, Temi, che 
vuole confervati nel l’Arca. Che fe al¬ 
tri pretendono, che fott’acquà confer¬ 
va ti fi de no, ciò può fupparfi di qae’ 
delle piante acquaiole,, ma non dell’ 
altre, che a lungo andare marcifcono.. 
Il dire poi, che la terra le rigenera (Te 
dafe, ripugna con. la fperimentale ft- 
lofofia. Nè meno giova il /apporre il 
diluvio particolare all’emisfero, abita¬ 
to , e non univerfale ; concioffiach.è 
ciò contraddice al fenfd della Scrittu¬ 
ra e de’ SS.. Padri* e non. s’accorda 
con l’equilibrio del fluido,, che doveva 
diftribuirfi egualmente all'Intorno del: 
globo terracqueo . Quando, dunque 
non. fi ricorra al miracolo,,. e non fi, fog- 
getti. la mente in. ofsequio, della Fede * 
come fa. il favjffrmo autore,, tutto, rie- 
fce difficile, per non dire incomprenfi- 
bilè » 
Xorna a ritoccare I oppinione del ma¬ 

re, che una volta fi crede edere arri¬ 
vato a’ monti. Anche in quella incon¬ 
tra le. fue difficolti 3 perchè in. tal caia 
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if mondo farebbe flato quali tutto al¬ 
libato a riferva di poca terra fcoperta 
fu le cime de’ monti ftefiì ; non vi fa¬ 
rebbero flati fiumi reali, e gli uomini 
farebbono flati colà fequeflrati. Dì 
piu come il Paradifo terreflr'e, da cui 
ufcivano quattro fiumi reali,, non fa¬ 
rebbe flato fot t’acqua ? Nè balta im¬ 
maginarli col Leibnizio ampie e pro¬ 
fonde voragini, da cui tant'acqua in¬ 
goiar llpoteffe; poiché ricercare po¬ 
tremmo, , di che prima ripiene fodero , 
e come l’aria lènza contralto delie luo¬ 
go all’urto precipitalo ealpefod’una 
fterminatiffimapiena d’acque. Come 
anche oggidì tanti Vulcani fulfijto.no e 
(coppiano, lè le caverne fotterranee 
fono di già ripiene d’acqua e fa tol¬ 
te ? 

Accorda il dottiamo autore, che il p 
mare polla efserli allontanato da’ 
monti; maprofelfa di non intendere, 
come fiafi cotanto abballato. Di nuo¬ 
vo tocca lefempio dell’Egitto e d’ al¬ 
tre terre abbandonate dal mare. Ma 
riflette che ciò non s intende di tutto 
l’Egitto,, ma di una fola fua parte; er 
prova con lefempio delle piramidi» 
che il Nilo non ha punto alzato l’Egit¬ 
to, tuttoché ogn’anno l’inondi. Non 
nega però, che il mare abbici abban- 

H 6, dona- 
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donati moki paeli fenz’abbafi'arfi , can¬ 
giando fol tanto di letto e di fito. Qui 
efamina varie rifpolte degli avverfarj ; 
ma a tutte propone le fue gravi diffi¬ 
coltà; etra faltreconfiderà loppimo¬ 
ne di coloro, che fu ¥ efempio dell' 
Olanda vogliono il mare abbafsato da. 
un canto, ed innalzato dall’altro, il 
che ripugna alle leggi dell idroflatica, 
non efsendo per altro vero,. che il ma¬ 
re fiali innalzato alle fponde dell’Olan¬ 
da , ma piu tolto che fiali abbafsato il' 
terreno comechè arrendevole e palu- 
dofo . Non fi ferma a difcorrere d’al¬ 
tre oppinionì, comedi quella, che il 
centro de’ gravi nella terra abbia mu¬ 
tato fito, poiché anche oggidì le fief- 
fe direzioni ne’corpi gravi veggiamo. 
* Su quello propofito leggeli inColu^ 
mella nel libro I. de R. R. cap. i . un te- 
ftoch’ècuriofo afsaì, e fa vedere, efc 
fere antichiffimaquelt’oppinione : MuU 
tos enim ( fcrive egli ) jam memorabiles> 
auEiores comperi, perfmfum babere , lon- 
go adì circuita qualitatem celi fìatumque 
mutarì ; eorumque confidtijjimum afro-, 
logie prof ejfor em Hipparchum prodidijfe , 
tempus fore , quo cardines mundi loco 
moverentur : idque etiam non Jpernendus 
mttftor rei ruflice Saferna videtur adcre- 

dìr 
* OSSERVATOLE . * 
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didifse. Nam eo libro , quem de Agri- 
cultura Scriptum relìquie, mutatura c&li 
fìatum fic colligìt , qv.od , qu& regiones 
ante a, propter byemis ajfuluam violen¬ 
tiamo nuìlam flirpem vitis aut ole& de- 
pefitem cu/todire potuerint , nunc , miti¬ 
gato jam & tepefeente priflino f,rigore , 
largijfimis olivitatibus 3 Liberiane vinde- 
miis exuberent . Sed etiam, five falfa 
/ive vera ratio fìt , cflrologix conceda- 
tur . * 

Con fafeiar dunque indecifa l’ar¬ 
dua quiftione , pa-fsa alFaltra non me¬ 
no difficile della lunghiffima età degli 
uomini- antediluviani. Alcuni preterì- 
dono d’impugnar là col dire i. che 
gli uomini allora fofsero immerfi ne’ 
difordini della crapula e del fenfoy 
2. che a ragione del tenero alimen¬ 
to ufato in que’ rempi la loro tem¬ 
pera fofse piu debole; 3. che in ogni 
modo a lungo andare le fibre de’ fo- 
lidi dall’ incefsartte corfo de’ fluidi ir 
logorano e fi diftruggono ; 4. che iP 
caldo innato e l’umido radicale altro 
non fono, che due favolette dell’an¬ 
tica ignoranza, e che in confeguen- 
za non efsendo diffimile là bruttura 
de’ noftri corpi a quella degli ante- 
diluviani, la durazione e l’età dove¬ 
va edere Iarmedefuna. Potrebbe g-- 
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giungerli l’effetto del pomo vietato, ] 
* il quale medicamente confiderato, po¬ 

teva effere un frutto velenofo e morti¬ 
fero all’umana generazione. Di piu' 
avrebbono ragione di dire, cheiliiffe- 
ma del mondo d’allora era in tutto fl¬ 
irtile al prefente; che le ffragioni dell’ 
anno e i venti fodero limili a’ noftri, 
non effendo; ve ri firn ile il credere , che 
tutti gir elementi fofsero allora in una 
perpetua, edeliziofacalma coff imiti, 

pao».Come afemii frappongono-. Biffa qui 
leggere il libro per vedere la ferie de¬ 
gli argomenti, con cui fi prova , ef¬ 
fe re ftaco il mondo avanti al diluvio, 
poco piu poco,meno, qual è al pre- 
fente . Con tuttofici il noffro autore 
conchiude, che l’età degli uomini an¬ 
tediluviani fu di fatto lunghiffìma, e 
comporta d’anni (alari limili a’ noffri: 
e qui s’ingegna di renderne le ragio¬ 
ni piu plaufibili, proteffandoff dì non 
ripiegarla a tutto rigore di tìfica. Di¬ 
ce per tanto, effer probabile r. che. i’ 
aria prima del diluvio, fofse piu pur¬ 
gata > che dopo il diluvio per alcuni 
anni almeno,j 2. che le frutta, l’er¬ 
be, e le biade prima del diluvio fof- 
féro piu perfètte*, 3.. che l’ ufo intro¬ 
dotto delle carni, e del vino,dopo il 
diluvio; contribuifse non poco ad ab- 

bre- 
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breviare la vita. Quelle tre cagioni 
fecero un’alta imprelfione ne’ princi¬ 
pi feminali delt’utnan genere, i quali 
per confegueuza trasfufero ne’ nipoti 
una particolare ereditaria debolezza , 
concorrendo anche lo fpuvento e l’or¬ 
rore irnprefso negli animi dalla cata- 
ftrofe del diluvio. Aggiunge a tutto 
ciò, federe i pofldiluviavi piu lontani 
dal loro primo princìpio, onde può 
crederli che dalla roba Ite zza nativa 
de’ loro progenitori-degciierafl’ero. Qui 
però avvifa, che nou intende di di- n 
re, che l’aria, l’eròe,, e. le frutta fie¬ 
no Tempre retiate gii afte dopo il di¬ 
luvio , perchè tutto con l’andare del 
tempo torno al fuo. primiero flato , 
fe li. eccettua 1 uomo, v anzi anche vuo¬ 
te , ciré prima del diluvio, le frotta, e 
te piante dovettero inverminirli. Sog¬ 
giunge, che l'età non calano, nè cre¬ 
te ono dal diluvio in qua, ma che ciò- 
non oftante, fe l’aria e le piante lofio, 
ritornate allo, (tato primiero, gli uo¬ 
mini non arrivano, piu alla lunga vita 
degli antediluviani, perchè i vizj ere¬ 
ditari già contratti fono indelebili, co¬ 
me fi prova conIefempiodel vajuolo 
e del gallico. Fa qui ancora vedere 
la ftorta interpretazione della Scrit¬ 
tura fatta, da alcuni intorno l’età d* 



p.uy. 
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snni centoventi-, e finalmente termi¬ 
na quella Lettera con {'avvertire gl’in- 
ventori de’ nuovi fiflemi a non efse- 
re tanto pronti a proporre nuove op¬ 
inioni, e a correggere quella fìlofo- 
fica libertà ed ambizione di giudica¬ 
re francamente , e decidere quella 
ibrta di quiftioni , che fumano inten¬ 
dimento forpafTmo. 

Dopo di quella Lettera trovafi in¬ 
ferita qui la Relazione del nuovo Sco¬ 
glio di Santorini, ifola dell’ Arcipe¬ 
lago , la quale s’ accorda interamen¬ 
te con quellach’è regillrata nelfiflo- 
ria dell" Accademia Reale dell’ anno 
1708. alla pag. 178. n. 7. 

Seguono le annotazioni di Religiofo> 
ignoto, intorno ad alcune proporzio¬ 
ni delle precedenti Lettere, le quali 
non poco contribuifcono ad illuflrare 
la materia del diluvio., cioè a dire i 
fuoi effetti, le Tergenti delle acque,, 
ii tempo m cui Seguì , l’età degli uo¬ 
mini antediluviani, e a vie piu stabi¬ 
lire, che fu veramente il diluvio non 
altro che una ferie di miracoli. 

A quelle s’aggiungono altre anno¬ 
tazioni di un dotto-Cavaliereil qua¬ 
le propone alcune ragioni, che il di¬ 

luvio non fofse già univerfalè, mafof 
tanto particolare all’emisfero abita- 

i-,* toi 
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to ; fuggerifce un modo d’aflìcurarfi, 
le il diluvio cominciafse di primave¬ 
ra o d’altra llagione ; e dimoftra fi¬ 
nalmente con viviflìmi argomenti , 
che da fole piogge non potèformar- 
fi il diluvio , toccando così di paf- 
faggio I’oppinione d’alcuni , che ri¬ 
corrono ad una cometa per ifpiega- 
re, come Tacque tant’alto falifsero. 
Ma perchè l’autore gli avea partecr- p-u*» 
pata Tofservazione , che anche nelT 
America chiocciole impietrite ed al¬ 
tri croftacei fu’monti fi trovino; per 
quello, e per altre ragioni fi ritrat¬ 
ta 1’ accennato Cavaliere, e ammet¬ 
te ancor egli univerfale il diluvio , 
avvertendo i filofofi ad accertarfi be¬ 
ne, fe gl’infetti e Terbe impietrate fo¬ 
no tutti e tutte d’una llagione, odi 
diverfe llagioni, efsendo quello il crk 
terio proprio per dillinguere, fe dal 
diluvio o da qualch’altra cagione pro¬ 
cedano. Determina finalmente la ve¬ 
locità , con cui -Tacque del diluvio fi 
farebbono diilribuite all’ intorno del 
globo terracqueo. 

La quarta annotazione è fimilmen-p.i;?, 
te di lòggetto, che non fi nomina. 
In quella, fi ritoccano tutte le pro- 
pofte oppinioni, e tutte fi rigettano, 
non falciandoli d’ efaminare anche 

quel- 
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quella del mondo ab £terno *, onde con- 
chiudelì col lodar la condotta dell’ 
autore , il qual? ha voluto anzi la¬ 
rdare indecifa lì quiftione, che an¬ 
dare a rifchio d’ingannarli col defi¬ 
nirla . 

+». Leggefi dopo di efsa una Lettera, 
in cui il Sig. Co. Jaco o Riccio con¬ 
ferma il fiftema del Sig.VallìJneH in¬ 
torno all’ origine delle fontane , con ra¬ 
gioni e ofservazioniconvincentiiTime. 

■h* Palliamo alle Lettere critiche , che 
compongono l’altra Parte di queft’ 
opera. Li prima è indiritta al Sig. 
Daniello Clerici. Entra qui fautore a 
correggere la fai fa maniera di pen- 
fare d’ale uni fi lo foli , che feuza far 
buon ufo del fenfo, dalla fola imma¬ 
ginazione guidare fi lafciano , come 
ha fatto il Sig. Andry, il quale ha 
maltrattato nel Giornale di Parigi, 
non folo il fuo ffaffato< della generazio¬ 
ne de’ vermi ordinarj, ma eziandio f 
ìftorio, de timbrici lati del medeiimo 
Sig- Clerici. Fa 4unciue vedere, col 

r+ teitimonio del Sig. Hecquet , il ca¬ 
rattere dell’ avverfario , e protetta di 
avere corretto i fuoi errori per Io fo¬ 
le amore della verità e perch’ egli 
non ha ricevuto iq buona parte la 
critica dell’autore , qui per faggic 
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dell’opera (a) delSig. Andry pone all' 
efame un folo articolo, e fé ne (co¬ 
prono tutti gli abbagli. Dice il Sig. 
Andry (/>) che i vermi del corpo urna- mjo. 
no con invecchiarli, fovente dalla lo¬ 
ro naturale figura tralignano , e ve¬ 
dono le fpoglie di fcorpioni o di ramar¬ 
ri, altri mettendo le corna, altri la 
coda , altri di rodro , altri di pelo mu¬ 
nendoli , e altri in varie drane gitile 
cangiandoli. Cita non pochi autori vi- 
fionarj e amanti del mirabile , da cui 
ha tratte limili novellette. Lo avvila 
il nodro apologida, a non credere a 
tutti gli autori, perchè alcuni di efli 
hanno (porcata di mille impodure la 
naturale e medica idoria , faccendogli 
vedere altre favole degli fcrittori da 
fe con tanta fatica e tanto dudio can¬ 
cellate . Profeguifce a mettere in vida 
gli errori dell’avverfario, gl’inconve¬ 
nienti che nafcono dalle fue dottrine, 
e dall’ammetter che fa modruofe claf- 
li di vermi umani. Nè bada che il Sig. 
Andry fi fallì col dire, che i vermi f*155* 
prendono una certa apparenza, per 
efemplo , di fcorpioni, non già che 
realmente tali diventino; perchè qui 

il 

(a) De U Generati,des vers dans le corps de Vhamme 
&c. *-4 Paris , I7f4. 

(b/Aitic, i■ pai- 97* 
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il Sig. Vallifneri fcopre le fue contrad¬ 
dizioni, einfegna ilveromodo di di- 
ftinguerli, portando vari cali feguiti, 
che hanno dato motivo all’inganno. 
Fa vedere, che le concrezioni poìipo- 
fe fovente a’ vari animali fi rafsomi- 
gliano. Così va di mano in mano toc¬ 
cando altri groffolani errori dell’avver- 
fario , in [fruendolo intorno allo fvi- 
luppo delle parti negl’infetti, alle ali 
delle formiche, alle trasformazioni de’ 
bruchi in farfalle, con evidenti fpe- 
rienze impugnandolo , e de’vermi del 
corpo umano al fuo folito fondatamen¬ 
te parlando . Moftra, che fe folle ve¬ 
ro il {Ulema delfavverfario, in tutti 
i vermi del corpo umano inviluppati 
farebbono tutti gli ordigni, che la na¬ 
tura a tante diverte fpezie d’infetti 
volle didimamente aflegnare ; il che 
verrebbe a teinvolgere l’ordine della 
natura, e la dottrina medefima degli 
fviluppi. Prova con l’efempio del Sig. 
Andry, che pofto un errore ne’prin¬ 
cipi, altri maggiori ne feguono, co¬ 
me farebbe Io {piegare tante favole 
della medica ilio ria fui fuppofto che 
i vermi tondi pollano veftir le divife 
di tanti e tanti animali, sì diverfidì 
figura e di mole. 

Per convincerlo maggiormente s’ag- 
giun- 
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giunge qui un’ altra Lettera del Sig. 
Étott. Tommafo Brin’ / (colare dell’au¬ 
tore., ai Sig. Giovannartico Conte dì 
Porziain cui fi (Velano i motivi per 
cui il Sig. Andry ha con difeapito del¬ 
la Tua iliu(tre nazione maltrattato ne’ 
Tuoi Giornali di Parigi il noftro Sig. 

j Vallifncri, il Sig. Clerico, il Sig. Hec- 
,quet, il Sig. Eiftero„ ;ed altri valentuo¬ 
mini del noftro fecolo, inoltrando in 
un tempo (ledo molta errori del Fran- 
zefe , e il correttor correggendo. Si 
/coprono le fue aftuzie, lo ftrapazzo 
di-vari libri e fcrittori, tuttoché la 
Franzefe letteratura tanto fia dagl’ 
Italiani (limata, da5 quali pure efsa 
ha tratti i primi lumi e maeftri, for¬ 
te maraviglìandofi, come i Franzefi 

j delle -Italiane dottrine sì bada mente .ne 
! ièn tano. 

Fa dunque in primo luogo toccare 
jron mano al Sig. Andry, che ilmae-£ 
ftro non ha prefa occafxone dal fuo 
Trattato di fcrivere intorno a’ vermi 
del corpo umano, veggendofi fino 
dal 1708. propofta l’idea e il titolo 
dell’opera del Sig. Vallifneri nella Par¬ 
te VI. della Galleria di Minerva. Gli^ 
dice, che il maeftro cangiò difegno/ 
allorché letto il trattato del Sig. An- 
4ry ) e trovatolo feminato d’errori, 

s’ac- 

0.177. 
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s’accinfe a correggerlo. Profeguifcea 
fcoprire i Tuoi artifizi, o d’ignoranza . 
o di malizia tacciandolo, con l’efempio 
del Solìv.m, che era fiato giudicato dal 
Sig. Valli/f’cri una catena di vermi cu- 

p.188. curbitini *, ma il Sig. Andry riferendo 
le ragioni e le limilitudini addotte dal 
Sig. Vallifjicri, fi ride della fimilitu- 
dine delle fcimie, che prefa la coda 
l’una dell’altra pafiano il fiume. E do¬ 
ve mai s’intefe, che i topi in Italiano 
fignifichino fcimie in Franzefe, pro¬ 
vici quelli di coda , e quefie del tutto 
prive ? La fimilitudine de’ topi ulata 
dal nofiro Italiano c fiata cangiata dal 

p.i-i.Franzefe in quella delle fcimie. Cita 
il Sig. Morgagni, il quale in una lette¬ 
ra tocca anch’egli un altro grofsolano 
errore del Sig. Andry. In fomma fa 
vedere l’ingiufia critica del Giornali- 
fia Franzefe, il quale, gl’italiani au¬ 
tori fprezzando , folo il proprio fuo 
nome e l’opete fue d’efal tare fi sfòrza , 
avvegnaché qui gli errori Tuoi intorno 
all’origine de’ vermi, intorno a’ germi 
delle pulci, intorno a’ Temi del vifco 
quercino giufiamenté fe gli rinfacci¬ 
no . Così i Tuoi inganni intorno al ver¬ 
me Solium fi palefano, creduto dallo 
fiefso Sig. Andry per un verme Pro¬ 
dotto col feme nell’utero , dove fi nu- 
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trifce, c crcfce. Non li finirebbe mai, 
fé-qui tutti efporre fi volefsero i Tuoi 
abbagli intorno ad altri vermi trovati i519* 
tìèll'orecchie, nel nafo , e in altre par¬ 
ti degli animali, leggendoli infino nel 
fuo Giornale, che egli ha preli i vermi 
cucurbitini per le uova del Sclium . In 
fomma e dailefiratto del libro del Sig. 
Andry intorno a’vermi, e dall’eftrat- 
to dell’ altro del medefimo autore in¬ 
torno a gli alimenti della quarefima, 
prende il Sig. Dott. Brini il motivo di 
farlo comparire per un uomo innamo¬ 
rato Io 1 difeftefiò, e di tutti gli altri 
non folo Italiani , ma Oltramontani 
ancora , ingiuftiffimo critico. 

Chiudelì finalmente queft'Apologia 
con altra lettera del Sig. Agoftino Sara- p>2CS 
fini, fcolare anc h efso del Sig. Vallifnerì, 
al Sig. Cav. Giovambatifia Verna, 
in cui fi dimoftra, che lo Ceffo Sig. 
Andry convinto dalle ragioni e fpe- 
rienze del Sig. Vallifneri, nella riCam- 
pa delle fue opere ha faputo approfit- 
tarfene , e correggere i propri errori, 
difiìmolando però acutamente la fon¬ 
te , da cor egli ha tratte le acque me¬ 
no torbide e piu purgate . Si confron¬ 
tano le fucceffive edizioni dell’opera 
del Sig. Andry, dove fi vede .che do¬ 
po la critica del Sig. VSiifneri. egli ha 

y leva- 
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levate, mutate , e corrette non poche 
07 cofe, come la defcrizione del verme 

tenia , il difcorfo della generazione 
della cocciniglia e della grana kermes, 
la diltinzione di due fpezie di tenia, 
quando già da Monf Lancili e. dal 
Sig. Vallifneri era flato avvertito, che 
la prima creduta fpezie, altro non era, 
che una mucellaggine polipofa delle 
interina; l’errore di credere i vermi 

p,20S,'cucurbitini pezzetti del Solimi, e al¬ 
tre confimili Tue proporzioni. Ma fra 
l’altrenon può tralafciarfila correzio¬ 
ne delle credute uova delSolium, che 
il Sig. Andry aveva fuppoflo ingrof- 
farfi fino alla mole de’Temi di zucca, 

p.212. Segue il Sig. jDott. Sarafini a notare le 
ritrattazioni del Sig. Andry , che in¬ 
torno a* vermi cucurbitininon è arri¬ 
vato a ben intendere Ippocrate , fe 
non dopo aver letto il libro cM Sig. 
Vallifneri, e pian piano va miglioran¬ 
do le fue dottrine, e, quanto gli per- 

p.21 ? mette l’amore del fuo fiftema, acco¬ 
llandoli a quello del noftro rinomato 
Italiano, da cui in gran parte è reftato 
illuminato e convinto , avvegnaché 
tutte quelle correzioni e miglioramen¬ 
ti egli da fe medefìmo profetò di rico- 
nofcere. Si tocca in oltre l’oflinaziane 
dello ftefTo Sig. Andry nel foftenere, 
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"che ì cucurbitini fieno porzioni della 
t tenia, quando non può fpiegare come 
't que’ nodi o articolazioni del verme 
>j ora fole ora attaccate fi veggano , co- 
-, me diftaccate fi muovano, e come 
il vivano. Sidimoflra favolofa la credu¬ 
le ta tefta del verme tenia, gli occhi, le 
2, narici, e la bocca defcritta nelle prx- 
£ me edizioni dell’opera del Sig. An- 
:i dry. In fomma non fi tralafcia di far 

• toccare con mano , che l’avverfario ‘ 
;i ha faputo valerfi de’ nuovi lumi fparfi 
. neli’opere del Sig. Vallìfr.eri, fenza pun- 

to dichiararfegli debitore ; e finalmen- p.rjr. 

> te fi pongono alfefame le molte curio- 
. fè tavole del libro del Sig. Andry; e 
din propofito della tanto controversi 
. tenia fi regiftra qui una lettera del 
. Sig. Bourgnet, diligentilfimo efploratore 

f» i di quella forta di vermi, in cui anche 
| l’errore del Redi fi fcopre. 

Non dobbiamo per ultimo tralafcia- P as*» 
re una giunta alla notomia del cama- 

. Ieonte AfFricano, sì intorno alle figura 
0 efterna della lingua, come alla fua 
0 ftruttura , e in terzo luogo intor¬ 
bi no agli ftrumenti da’quali con tanta 
.. velocità viene lanciata. La notomia 
. fu fatta dal Sig. Giovambatijla Volpi,allo- 
e ira Pubblico Incifore di notomia , ora 

! ProfefTore della medefima. Vi fi ve- 
Tomo XXXVII, I de 
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de uni tavola con diverfe figure del¬ 
la lingua e Tuoi ordigni, che fervono 
con maravigliofa meccanica al moto 
della medefima. 

ARTICOLO VII. 

§- i. 

Atti cavati dry li Archivj Capitolino c Ar¬ 
cadico , della folenne Corona%iove fatta 
in Campidoglio , del! Illufirifs. Sig. 
Bernardino Perfetti , tra gli 
Arcadi Alauro Euroteo, Nobile 
Sane/è, Cavaliere di S. Stefano, Ca¬ 
meriere dionore di fpada e cappa di N. S. 
Papa Beile detto XIII. Accademico In¬ 
tronato , e Poeta in/igne ejlemporaneo : 
colla definizione dell'apparato della me¬ 
defama , e di quanto dipoi è feguito. In 
Poma , nella /lamperia di Antonio de' 
Koff, 17 2in 4. pagg. 76. fenza 
la ctedi atoria e le approvazioni, 

tav. 1, con l’effigie in rame del laureato poe¬ 
ta , da cui s5è tratta quella che dia¬ 
mo qui di rincontro. 

APpena fartafi la Coronazione fo¬ 
lenne del Sig. Cav. Perfetti, fu 

pubblicata per le medefime llampe 
del Rolli, parimente in 4. la fola pri¬ 

ma 
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ina parte di quelli Atti , contenente 
ciò che a quella s’era fatto precede¬ 
re , e ciò che nell’atto della fteffa fun¬ 
zione era Seguito . Il Sig. Arciprete 
Giovanniario Crefcimbeni , infigne per 
fue grandi benemerenze con tutta Ja 
letteratura italiana, e in particolare 
con la noffra volgare poefia, fi è il 
compilatore di quelli Atti , a cui, 
per iftenderli, furono aperti due no¬ 
bili archivi, il Capitolino e l’Arcadi¬ 
co, oltre all’avere egli Hello in tutta 
quella (blennità rapprefentato un per¬ 
sonaggio de’ piu cofpicui. Quelli nel¬ 
la fua lettera di dedicazione alla Se- 
renifs. Violante-beatrice di Baviera, 
Gran-principeffa vedova di Tofcana, 
afferma d’aver egli yoluto regiftrar 
pubblica diffinta memoria di tutto 
] avvenuto allorché fu coronato del 
poetico alloro il Sig. Cav. Perfetti, e 
sì ancora di quanto è avvenuto dipoi; 
acciocché tal funzione non abbia a 
Soggiacere alla difgrazia a cui foggiac- 
que la coronazione del famofo France¬ 
sco Petrarca , la quale lungo tempo 
dopo effondo Hata Scritta, leggefi in¬ 
tralciata di apertiffime favole e con¬ 
traddizioni , come s’è fatto vedere a 
c. 189. dell’VIII. tomo del noftroGior¬ 
nale . 
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Abbraccia quella breve narrazione 
cofe infigni, tutte avvenute Io flefid 
anno 1725. dentro’! brevifìimo fpa.zio 
di due foli meli e quelli anche non im 
teri. 

t Ancor vivea in Roma, apprefio que* 
letterati, la lodevole amata memoria , 
che di fe Iafciata avea fin l’anno 1712. il 
Sig. Bernardino Perfetti, Nobile Sanefe, 
Cavaliere di S. Stefano , e ProfefTor 
pubblico di giurifprudenza in fua pa¬ 
tria , allorché in quell’ampia città die¬ 
de a conofcere la fua molta virtù e dot¬ 
trina , ed idratamente il valor fuo nel 
verfeggiare improvvidi fu qualunque 
materia : ficchè, oltre alle lodi uni- 
verfali, aveane anche riportati fegnì 
molto onorevoli di Rima e di gradi¬ 
mento dal regnante allora Sommo 
Pontefice Clemente XI. il quale vol¬ 
le, dopo tutto, accompagnarlo, in 
fua partenza, con ampliffimo Breve 
al Granduca d’allora Cofano III. Spe- 
ravafi comunemente, che conducen- 
dofi dipoi a Roma per la divozione 

1725- dell’anno fanto la Serenifs. Violante- 
Beatrice di Baviera , Gran-prim 
cipefia vedova di Tofcana, e Gover- 
natrice di Siena, folle per ritornarvi, 
in fua compagnia il Sig. Cav. Perfetti , 
di cui fapevano, ella edere particoiar 

prò- 
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protettrice. Ma appena s’avvidero d’ 
eflerfi ingannati, tali e tante iftinze e 
preghiere le porfero i piu cofpicui per- 
fonaggi e i primi letterati di quella cit¬ 
tà , che ella a chiamarvelo fi rifolvette. 

Vennevidunque il defiderato Signo- -3- 
re, e invitatovi dalle univerfali iftause >7 *?*• 
tolto cominciò a nuovamente farli udi¬ 
re-, e fopra argomenti di qualunque 
genere , improvvifamente proponigli, 
or nel palazzo dove foggiornava la 
Reai fua protettrice , or ia quello dell’ 
Eminentifs. diPoIignac, or nel colle¬ 
gio dementino e nei lemmario Roma¬ 
no f e altrove, inprefenza di perlbne 
per dignità e per letteratura chiariffi- 
me, cantò con tal facilità e dolcezza 
di verfeggiare, e eoa tal varietà e fol- 
levatezza di Pentimenti , che applaulì 
e commendazioni univerfali ne ripor¬ 
to . 

Equefte tali acclamazioni mofsero 7.m»gS. 
il regnante Beatiflìmo Pontefice Bene¬ 

detto XIII. ad efaudire i voti del Po¬ 
polo Romano,e infieme i voti e filtanze 
premurofe della Serenifs. Gran-princi- 
pefia, col decretar di riconofcere il 
merito di tal perfonaggio, e conceder¬ 
gli l’onore della corona d’alloro, altre 
volte data a’ Poeti di merito Angolare. 
Ordinò pertanto S. S. con biglietto del*- P. 0. 

I 3 la 
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la Segretaria dittato all’adunanza de- t: 

gli Arcadi, in data de’7. di maggio , li 
che , premetti i dovuti efperimenti, di- e 
poi fi preparafi'ero quelle funzioni let¬ 
terarie che piu fpedient-i fofier giudica- 

p-3c* te. E infieme con altro fimile bigliet¬ 
to , in data dello fletto dì, al Senatore 
e Confervatori di Roma , ingiunfe, 
che fattone dagli Arcadi gli efpcrimen- 
tifuddetti, venir dovefiero alla coro- 1 
nazione„ 

9 «**?£■ In elocuzione di tali ordini il Cutto- 
de generale adunò il Collegio e la. Con- 
gregazion generale d’Arcadia, dove fi 
ttabilì la forma di fare l’efperimentO' 
dell’ingegno e valore del Sig. Cav. Per- 

P'1’ fìtti, e furonvi deputati dodici di quel 
»o.-n:g^ corp0 cfce J0 facefiero. Quella fu co¬ 

minciato a farli Infera fuffeguente, e 
fi continuò due altre fere appretto : ciò 
s’efeguì nella camera e alla prefenza 
della Gran-principeffa e di alcuni Car¬ 
dinali, con l’intervento di Prelati , 
Cavalieri e letterati che in gran nume¬ 
ro vi concorfero. Ogni fera quattro de’ 
Deputati propofero ciafcheduno un 
argomento prefo da qualche feienza*, 
e’1 Sig. Cav. Perfetti maneggiò ciafcun 
argomento con canto ettemporaneo al 
fuo folito eccellentemente. Gli argo¬ 
menti della prima fera furon prefi dalla 

teo- 
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teologia , dalla poefìa lirica, dalla giu- 
rifprudenza , e dalla filofofia naturale ; 
que’ della feconda fera furon prefi dall’ 
arti liberali, dall’epica, dallaginna- 
ftica , e dalla mufìca ; e que’ della ter¬ 
za fera dalla medicina , dalla poefìa 
drammatica, dall’aflronomia, e dal¬ 
la filofofia morale. Fu quell’ultimo 
argomento dalla fteffa Gran-principef- 
fa propoflo , la quale per piu onorare 
il fuo poeta, volle anch’effa fra’ Depu¬ 
tati effere annoverata, effendo ella pu¬ 
re aggregata fra gli Arcadi per via d’ 
acclamazione, col nome di Èlmira Te~ 
lea *, e divife il fuo quelito in tre punti. 
A tutti quelli quefiti il noftro poeta 
col verfb e col canto egregiamente 
foddisfèce. 

,, Quindi, (dice l’Autore degli Atti) 
perche il fuo folito è tempre flato, ed ,, 
è, che dopo il canto egli fuol fare l’epi- >, 
Iogo delle interrogazioni che gli fi fan- „ 
no, e delle rifpofte da lui date, quan- „ 
tunque datalpefo iDeputati dell’efpe- ,, 
rimento lavelsero renduto efente nel- ,, 

! teière precedenti ; nondimeno nell’ul- ,, 
timafera, fuori ci ogni afpettazione, ,, 
dopo terminata la funzione, prefe a „ 
riepilogare in fettenarj fdruccioli tut- „ 

. to ciò che nel corfo dell’efperimento di „ 
tutte tre le fere era flato propoflo e „ 

I 4 rilpo- 
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5, rifpofto : e non folo ciò fece ; ma con fi 
,, mirabil felicità catenò talmente l’un t< 
5, quefito coll’altro, fenza prevertir l’or- il 

dine col quale erano flati fatti, che d: C 
3j argomenti diverfiflimi l’uno dall’altro, 
5, venne a formare una ben regolata e 
33 perfetta orazione , ec. 

Fatro I’efperimento, i Deputati al 
mede fimo immantinente formarono il 
loro Voto , conceputoin termini mol¬ 
to onorifici, giudicandolo di commi Senti¬ 
mento dotato di tale e tanta Singolarità nell* 
arte ch'egli profefia, che ben fi rende degno 
del coSpicuo onore che di Suo moto proprio gli 
fa preparare il Sommo Pontefice. A que¬ 
llo voto tutti fofcrifsero y e ultima di 
tutti Rimira Telea : del quale poi la 
mattina vegnente il Cuftode generale 
d’Arcadia efrbì copia autentica al Se¬ 
natore e Confervatori di Roma. 

,79- -Intantofattoli un nobil congrefib in- 
*“*iB-nanzi a’Confervatori di Roma, coni’ 

Intervento d’alcùni Cavalieri di quella 
città , del Cuftode e del Coadiutore 
del Procuflode d’Arcadia, alla pre¬ 
lenza dello Scriba del Senato, fu elet¬ 
to per fopraintendente all’apparato 
che da lì a due giorni dovea farfi per la 
folenne funzione, il Sig. March. Giro¬ 
lamo Teodoli. Fu dunque apparata 
nella miglior forma e piu fontuofa che 

fi po- 
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fi potè in tanta ftrettczza di tempo, 
non folo la gran fala del Campidoglio , 
ch'era a ciò fiata deputatama tutto’! 
Campidoglio ftefiò. 

Il giorno desinato alla Coronazione P*2T' 
fu il XIII. di maggio ; nel qual giorno 
il dopo defìnare li portò il Sig. Cav. 
Perfètti al palazzo dell’Archiginnafio 
Romano. Quivi egliveftitodirobone 
di dommafco nero, entrò nella prima 
carrozza di uno de’cinque Cavalieri, 
deputati a riceverlo e a condurlo in 
Campidoglio . Colà arrivato, trovò 
adunati nella gran fala ilSenatore, ì 
Confervatori, e ’l Priore de’ Capino- 
ni di Roma, accompagnati da gran 
numero di Cavalieri , come pure in 
luogo appartato il Cuftode con gran 
numero della ragunanza d’Arcadia; 
e vollero effervi anche prefenti la Ser. 
Gran-principefTa, e le Sigg. Duchefla 
di Gravina,, nipote di Sua Santità, e 
la Principefla Rufpoli , fua madre. 
Furonvi apparecchiati de’ palchi, che 
tutti s’occuparon da perfonaggi cofpì- 
cui, e da Dame di primaria nobiltà 
come anche il vano da altre perfone 
ragguardevoli reftò ingombro. 

Vi arrivò finalmente il Sig. Cav. Per- p»»** 
fìtti, e portatoficolà dove era il folio 
Senatorio, a piè dì quello, innanzi al 

I $ Sena- 
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Senatore,, il Sig. March. Mario, Frali- 1 
gipani ; quelli prefa la Corona dì lau- u 
rodi mano d’un paggio , che (opra d’ 
un bacino d’argento la fofleneva , glie 
Ja mife in capo, profferendo le feguen- ; 
ti paroleEximinm bcc laudis poesie & de- 
cus, quod tuo capiti impono , fub feliciti- '■ 
mis aufp-iciis. SS. D. N. Pap<c- BENEDI 
CTI XIII. Eques egregie , fitpublici non I 
mìnus erga te Jluiii argumentum , quam 
obfequentijjimi animi Jignificatio erga am- 
plìjjimam illam & piane Regiam benevolen¬ 
ti am , qua decorarla.. Alle quali il Sig. 
Cavalier rifpofe in quella guifa : Poe-, 
fica laurus ìmmerit& impojtta fronti, ex-, 
celfam SS.Patris ac Principia Pape, BE¬ 
NEDICE I XIII. munificenùam , effu- 
Jamque Senatus Populique Romani erga 
me voluntatem. teflatur , quorum utraque ! 
tpiit bonore dignos ìnvenit aut facit. E in. 
quello.mentre s’udì una falva di cento, 
mortari, accompagnata dal Tuono, di 
trombe e di tamburi 

?.• 25- Così coronato il Sig. Cav. Perfetti le-, 
volli. in piedi, e s’ andò a federe nella 
Tedia a tal fine deftinatagli. Quindi fei 
Arcadi, fedenti appretto il Cuitode, 
dieder principio a una breve funzione 
accademica , con l’ordine ìnfraferitto.. 
II Sig. March. Compililo della Penna, 
duetto. Erìllio Filippeo , Dodicemviro 
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del Collegio d’Arcadia , vi recitò un* 
orazione volgare ; il Sig. Ab.. MicheU 

giujeppe Moreì r detto Mireo Rofeatico , 
Coadiutore del Procuftode, un com¬ 
ponimento latino in verfi efametri; il 
Sig. Avvoc. Francefcomaria Gafparri, 
detto Eurindo Olimpiaco, una canzone 
anacreontica ; i Sigg. Fr ancefcomaria 
Cagnoni, detto Euflafio Oejo,. e Ab. Fi- 
lìppo-antonìo Avito fi, detto C alindo Epe- 
jo, l’uno e l’altro Dodicemvirì, e’I 
Sig. Ab., Giacinto Si heJì ri, detto Or gii- 
do Egìreo , ciafcheduno un Sonetto. 

Dato fine alla recita, ilCuftode Ge- p-Mi¬ 
nerale d’Arcadia, Alfefibeo Cario , che 
ri!erbato, erati d’interrogare il Tuo Lau¬ 
reato Pallore , dopo la Coronazione , 
nella guifa che piu opportuna fembra- 
taglifoise, allor gli aprì la ftrada al 
ringraziamento con un’ottava ; al qual 
invito il nuovo Laureato , ripigliando¬ 
la rima dell’ultimo verfo, cantò all* 
ìmprovvifò copiofamente fu F argo¬ 
mento propolto ; ficcome ancora di¬ 
poi tratto, applaudito dall’univerfala 
de* circoilanti, altro argomento prò* 
pollo dal Senatore March. Frangipani: 
Che Roma è piu felice [otto ni governo de*' 
Sommi Pontefici, che /otto, quello de’ Ce- 
fari.. 

Terminata la funzione, con la mede- P* 15 
I & dina 

l 



204 Gì0rn. de’Letterati 
fima compagnia, ritornò al palazzo 
deir Archigìnnafio , dove, compli¬ 
mentato prima dal Cu itoci e d'Arca¬ 
dia , e deporta la laurea con la toga , 
e ripigliati i propri abiti, portofii, nel¬ 
la carrozza del Sig. Principe Altieri, 
alla chiefa della Rotonda , a render 
grazie alla B. Vergine , indi al palazzo 
della Gran-principeffa , da cui egli con 
tutte le dimoftrazioni d'affetto e di 
benignità fu accolto, ed erto fcambie- 
volmente diede a lei tutti i legnali d’ 
ofsequio e di rìconofcenza , per Io 
favore da efsa predatogli in tal fun¬ 
zione . 

f’3> Lo rtefso giorno il Sig. Santi Randa- 
nini , Scriba del Senato, con pubblico 
finimento, ne rogò l’atto della Coro¬ 
nazione; e f Accademia degli Arcadi 
nertefe pubblica fcrittura, annemo- 

, ria perpetua del fatto. E qui termina 
la prima parte di quefti atti con due 
epigrammi del Sig. Ab. A?itonfrancefca 
de Felici, Dodicemviro nel Collegio d* 
Arcadia, dove porta il nome di Sentii 
r,o Aeìdonìo. 

$. 2i 

p.43. Viene fa feconda parte, contenen¬ 
te ciò che dopo la coronazione è feguìr 
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to; è in primo luogo fi ha il Privilegio 
dal Senatore e Confervatori concedu-*'-"”^ 
to al Poeta laureato , con cui fe gl’ 
impertifce la facoltà, Laurewnfsrtum 
ge/landi, ili inìque perpetuimi farmiu de- 
cus gentilìtio flemmati inferendi . Due 47. 

giorni dopo da’ medefimi Confervato-'? 
ri fu egli onorato d’altro niente men 
confiderahile privilegio, per cui elfo 
e tutta la fua djfcendenza in perpe¬ 
tuo fu aggregato alla cittadinanza e 
nobiltà Romana . 

Di tanti onori conferiti ar fuo glo. 
riofo cittadino ne rendè poi la città.3 
di Siena le dovute grazie al Sommo 
Pontefice con pubblica tetterà per 
mezzo degli Uffiziali delia Balia: a 
cui Sua Beatitudine rifpofe con Bre¬ 
ve clenxentifiimo. Quivi anche fi rife- 
rifce altra lettera di ringraziamento ,i«.ntggSi 
dell’Accademia degl’ Intronati di Sie¬ 
na a quella degli Arcadi di Roma % 
con la rifpofta di quelli. 

Anzi, gli ftelfi Arcadi in pieno col- ,p- ss* 
tegìo hanno decretato , che intaglia¬ 
ta in marmo, a memoria dell’atto 
della Coronazione, fi ponga nel Bo- 
fco Parrafio l’ifcrizion infrafcritta , 
dettata dai piu volte nomato Cu? 
ftode generate... 

Q. V. Q. 
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C. V. c. 

LA V R E AM CORONAM 
Q.VAM IN C -V PITOLIO 

PRTMVS INTER. HETRVSCOS POFTAS 
ALAVRVS EVROTEVS PA.STOR ARCA*? 

POETA EXTE.MPORANEVS CELERERRIMVS 
A S. P. Q. R. PROMERVIT 

COETVS ARCAOVM 
QVI IVSSV PRINCIIIS PROBA.VERAT 

POSTERIE ATT TESTATARI HOC MARMORE 
VOLVIT 

OLIMPIADE DCXXV. ANNO 1111. AB A. I. 
QLI'MP., VIIII.. AN.. IIU 

A quelli gli Arcadi, in piu ragù- 
nanze con pubblici decreti, aggiunsero 
altri onori,, cioè che nel Serbatoio d’ 
Arcadia fi. ponga il ritratto, di lui con 
la laurea in capo ; che egli nominar fi 
pofia ARCADE LAUREATO; an¬ 
zi che un tal tìtolo soggiunga ai filo 
nome, ogni qualvolta accada di no¬ 
minarlo^ che latta della fila corona¬ 
zione , efprefio in pittura, nel Serba¬ 
toio fuddetto s’efponga ; e che il gior¬ 
no incili la medeiìma feguì,. fia per¬ 
petuamente lieto in Arcadia. E final¬ 
mente il Cufiode fopraddetto, a no¬ 
me e per ordine del Collegio Arcadi¬ 
co di Roma,. confetterà circolare ne 
mandò avvilo di tutto ’l feguito, a 
ciafcheduna delle Colònie e a lor Vi- 
cecuftodi, commettendo a ognuno di 
farne fella e memoria di tal onore con¬ 
ferito, a un lor Compallore . Anche 

^ Monfi 
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Monf. Lodovico Sergardi, fuo concit¬ 
tadino, febattere una medaglia, do¬ 
ve in mezza figura fi vede lui laurea¬ 
to, con intorno quelle parole : EQVES 
BERNARDINVS PERFECTI NO- 
BILIS. SEN.ENSIS LAVREATVS 
IN CAPITOLIO AN. IVJ3. MDCG 
XXV.. E nel rovefcio 1 atto della co¬ 
ronazione col motto : DIVINA E AR¬ 
TI HONORE RESTITVTO- 

In quello mentre anche gl’Intronati ’• * 
Accademici di Siena,. adunati dall’ il migg* 
Archilitronata Cuv. A fella, idro Marfi- 
l'j , onoraron d’altro- decreto il loro. 
Laureato Accademico-., In efecazio¬ 
ne del qual decreto., ficcarne appuri¬ 
le da una Relazione andata da Siena 
a Roma al Quii ode d’Arcadia, e da 
efio. poi inferita, nella narrazione pre- 
fente,. fu mandato a. ricevere da do-78'u5; 
dici Accademici. Intronati, che depu¬ 
tati a ciò furono, alla cala paterna ; 
di dove egli , veffi.to.di toga, e con la 
laurea in capo , accompagnato da’ 
medefimi, e da gran numero si d’altri 
della fteffa accademia,. che della, no¬ 
biltà piu cofpicua, e dal padre , fra¬ 
telli , e figliuolo,. che chiudevan sì 
bella comitiva,, giunfé alla porta del 
palazzo detto dell’Opera, dove gl’In- 
tronati, foglimi. tenere le lor pubbli- 
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che adunanze. Quivi egli fu riceva- C 
to dal Segretario con altri Accademi- ci 
ci? e in capo delle (cale dall’Archin- io 
tronato fopraddetto. Andò quelli di- a 
poi ad occupare il fuo pollo, inde- < 
me co’ due Conliglieri; e nel tempo 
fletto afi’egnò al Cav. Perfetti una Tedia 
a bracciuoli, che a tal effetto bava¬ 
gli a man diritta. Di qua e di la poi s’ 
attifero gli Accademici che dovean re¬ 
citare in tal funzione. Altro luogo II- 
mifmente fu allignato alf Accademia 
delfAlficurate, ch’è una congregazio¬ 
ne dì varie dame, che in Siena profef- 
fan letteratura . Fin a quello punto 
s’udiron folleggiare quella funzione 
filoni di trombe di tamburi, e fpari di 
mortaletti nella piazza contigua del 
duomo, efinfoniedlflrumenti varjd’ 
arco e di fiato nella fala . Ma final- 

p <56. mente fatto univerfale fìlenzio, l’Ar- 
chintronato a una breve orazione in¬ 
diritta al Sig. Perfetti, diede princi¬ 
pio . L’argomento prima fu di congra¬ 
tulazione a nome delFaccademia, e dì 
lode per la laurea confeguita : dipoi 
efpofe il decreto fatto con voti unani¬ 
mi aonorfuo, di cui fon quelli i ca¬ 
pi. i. Che in avvenire abbia egli Tem¬ 
pre a federe a man delira dell’Archin- 
ttonato . 2. Che egli abbia ad eflere. 

* Cen- 
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Cenfor perpetuo de’ componimenti 
che col nome Intronato fi reciteranno , 
o fi daranno alle (lampe. 3. Che fé gli 
alzerà nella danza ove raunanfì gli Ac¬ 
cademici, la Tua effigie laureata, in 
bufto di marmo, a perpetua memo¬ 
ria . Terminata Porazione , recitaron- 
fi varj componimenti da quegli Acca¬ 
demici , altri in lode Tua, altri di rin¬ 
graziamento all’Arcadia di Roma , al 
Senato Romano che fe l’incoronazio¬ 
ne , alla Serenifs. Gran-principefia Go- 
vernatrice che la promofle, e alla San¬ 
tità di N. S. Benedetto XIII. che l’or¬ 
dinò. Difciolto il congreflb, fe ritor¬ 
no , con la della comitiva e per la me- 
defilila drada ilSig. Cav. Perfetti’, alla 
cafa paterna , dove alla funzione glo- 
riofa fi diè felice compimento. 

Anche l’Accademia , o Congrega 
de’ Rozzi, di cui fu antico iftituto, 
apparecchiare e recitare opere comi¬ 
che, portatali in corpo alla viiitadel 
noftro Laureato , fi congratulo con. 
effo lui dell’onor confeguito •, pregol- 
Io a voler proteggere f opere file, e 
gli lignificò d’avere aggiunto alle fue 
colti tu zioni, che in avvenire non pof- 
fa recitarli da chi fi fia della ftelfa 
Congrega, nè darfi alla (lampa veru¬ 
na commedia , fenza l’apprcvazion 

di 
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di luì. Il Puoblico di Siena ordinò, 
che nella Sapienza , nella fcuola dove 
il Sig. Cavaliere inlegna giurilpruden- 
za , fi alzi il fuo ritratto con ifcrizio- 
ne magnifica ; e che nellaj fala del Ca¬ 
pitano del Popolo , tra’ fatti de’ cit¬ 
tadini benemeriti della patria , fi rap- 
prefenti in pittura la funzione fatta in 
Campidoglio per la fua coronazione, 

p. 71. La Colonia de' Fifiocritici della mede- 
fima città , come apparifce in una let¬ 
tera fcritta dalla medesima al Culto- 
de generale a Roma, decretò'-di cele¬ 
brare dentro il mele proflimo d’agofto 
una pubblica feda in fua lode, e di al¬ 
zare nella fa a capanna una lapida con 
ifcrizione, a perpetua memoria. E fi¬ 
nalmente in Firenze dall* Accademia 
degli Apatifii fu coniato un medaglio¬ 
ne in bronzo, ove intorno all’effigie 
laureata fi leggono quelle parole : 
EQVES BERNARDINVS PERFE- 
CTI SENENSIS*, equell’altre DEVS 
ECCE DEVS, nel rovefcio , in cui 
vedefi la Sibilla Cumea. 

Equi termina la narrazione di quan¬ 
to feguì nella Coronazione del Sig. Cav. 
Bernardino Perfetti , e dopo di quella ; 
alquanti efemplari della quale il Sig. 
Arciprete Crefcimbenì avendo fatto pre- 
fentare alla Sereniffima di Tofcana, 

que- 
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quella ne Io ringraziò con lettera cor- 
tefifiima. Indi il medefimo fi fa incon¬ 
tro a certi, a’ quali fembra flrano, che 
fiafi coronato un poeta , che niente fi¬ 
no ad ora dato abbia alla luce del fuo \ 
adducendoegli l’efempio di L. Valerio 
Pudente , fanciullo di tredici anni, 
coronato in Roma ne’ giuochi Capito¬ 
lini, idituiti da Domiziano, l’anno 
dell’era cridiana 86. col folo motivo 
della chiarità dell’ingegno , per avven¬ 
tura anch’efTo ìmprovvifamente ope¬ 
rante , com’egli conghiettura dall’ifcri- 
zione che fegue, poda nel Vado, e 
riferita da Monf. Tommafini nel Pe¬ 
trarca Redivivo , a c. s 2. dell’edizione 
feconda ; tratta però da altri autori ; e 
la quale ha eziandio, con delle varietà » 
poda il Grutero a car. CCCXXXII. 

L* VALERIO- L* F P.7 
PVDENTI 

HIC CVM* ESSET ANNORVM 
XIIIì ROMAE-CERTAMINE 

IOVIS •CAPITOLINI- LVSTRO 
SEXTO* CL A RITATE* INGENII 

CORONATVS* EST* INTER 
POETAI LATINOS* OMNIBVS 

SENTENTIIS- IVDICVM 
HVIC- PLEBES* VNIVERSA 

HISCONIENSIVM* STATVAM 
AERE* COLLATO- DECREVIT 

CVRAT- R- P Ma 
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Ma perche la molta varietà delle lezio¬ 
ni appretto gli autori che la riportano , 
infino con giunta , non fol di parole, 
ma di piu verfi interi, ci ha fatto fo- 
fpettare , che non mai fedelmente fia- 
ne fiata ella trafcritta ; perciò abòiam 
noi rifoluto di farcene venire copia 
efatta dal Vado ; il che abbiatn noi 
facilmente impetrato dal P. Akjfandro- 
pompeo Berti, della Madre di Dio, Re- 
iigiofo in cui s’accoppiano erudizione 
e gentilezza {ingoiare. Ella Ha nella 
piazza del Vallo , dirimpetto alla chie- 
fa di S. Agoftino, accanto alla botte¬ 
ga d’un mercante, nella forma in cui 

“ noi la diamo qui di rincontro. 
A tanti onori diè il compimento il 

regnante Sommo Pontefice , col crea¬ 
re che fece il Sig. Perfetti fuo Came¬ 
riere d’ onore di cappa e fpada, con 
privilegio di poter godere , ancorché 
lontano, della folita parte; comedi- 
poi eziandio conferì al figliuolo del 
medefimo un canonicato vacante nel¬ 
la cattedrale di Siena . Chiudonfi que¬ 
lli Atti con una illuflre teflimonian- 
za fatta del medefimo dal P. Cefare 
Caliini , della Compagnia di Gefu, 
nel fuo Trattenimento iflorico e cro¬ 
nologico , che l’anno precedente, per 
le ftampe Venete del Recurti era flato 
impreflo, a ear. 246. §. 3. 
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Tav. ii. 
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IGCVMTS SETANNOl 

RVM*XIII* ROMAE 
CERTAMINE‘SACRO 
IO VIS* CAPITOLINI 
lvsTro* sexTo*cla 
riTaTe* ingeniI 
coronaTVs* esT 
INTER*P OETAS* LA 
TInos* omnibvs 
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CVRÀFrEEEAESERN NOR'DXTOAB 
IMR OPTIMO-ANTONINOAVGPIO 
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li»- '*•;? ■ 1 ' 

§• 3* 

E quello fi è un fuccinto racconto 
di quanto avvenne nell’atto della co¬ 
ronazione del Sig. Cav. Bernardivo Per¬ 
fetti ■, e dopo la medeiima, che abbiamo (cftratto da ciò che piu diffufamente 
nel libro qui da noi riferito ne fcrilfe 
il Sig. Arciprete Giovanmario C refe im¬ 
belli , Ma perchè fu quello libro pre¬ 
ceduto da altro racconto in un mez¬ 
zo foglio, intitolato Relazione dell’In¬ 
coronazione fatta in Roma il dì CIN¬ 
QUE maggio 1725. con titolo dì PREN- 
CIPE DE' POETI nella perfona del 

\ Sig. K. PERFETTI FIRENTINO 
fcrìtta da un PASTOR ARCADE 
(farà per avventura un di coloro che 

1 Arcadìcum germen furon anticamente 
denominati ) In Venezia , prefo Antonio 

IMora (e non Mota) M.DCC.XXV. e 
perchè quello racconto se divolgato , 

:non folo in Roma, ma in Firenze e 
in Siena, patria del chiariffimo Lau¬ 
reato; perciò il Sig. Francefco-onorato 
Tondelli già Aiutante di Camera del 
tefìè defunto Gran-duca Cofimo III. 
e amico intrinfeco dello ftefso , per 
mettere vie piu in chiaro la verità, 
s5è fatto a fcrivere la Lettera che noi 

qui 
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qui diamo , indiritta al Sig. Dott. 1 
Crefcenzio Vafe Ili, Medico della Sere- 1 
nifs. Gran-principefsa, in data de’io. 
Luglio 1725. 

33 Uluftrifs. Sig. Sig. Patr. Colend. , 

53 Corre per Firenze un foglio volante 
Rampato in Venezia prefso Antonio • 

33 in cui li contengono molte co- f 
33 fe toccanti la vita del Sig. Cav. Ber- t 
35 ucràino Perfetti, ed in ultimo la fila r 
33 già al Mondo nota Coronazione di f 
3J Laurea Poetica in Campidoglio. Que* c 
33 fta Relazione benché non paja offerii!- { 
3J va, io la firmo fatirica all’ultimo fe- ' 
33 gno, perche diftruggendo intieramen- 1 
3, te la verità Iftorica, mette ùn ridico- 
33 lo chi l’ha coronato, e tutti quelli che 
33 hanno dell’attinenza al Sig. Cav. e 
3J alla funzione, onde effendo ripiena di I 
3, faIfità la credo piu tofto imprefsa in 1 
3, altra parte, e alla macchia. Effa co- ! 
3, mincia male dal titolo facendo il Sig. < 
3, Cavaliere, chefcrivono col K , Fio- I 
3, ronfino, che fi legge Ftrentino, quando 1 
,, egli è Sanefe. Nel principio poi della 1 
„ Relazione fuddetta fifanafeere d’un 
,, Giurifconfulto, fi dice che facefse i 
„ fuoi corfi di Filofofia in Pifa, dopo 
3, de quali effendogli morto il Padre ( che 
„ vive ancora ) eflendo rimafto con un 

te- 
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tenue, e mediocre Patrimonio tentaf- j> 
fé di cangiar Ciclo, con fperanza di 
cangiar dell ino, e che perciò viag- « 

•giafse per una gran parte d’Italia , e ?> 
della Germania, fin tanto, chegiun- j> 
to a Vienna avelie quivi il favorevole 
incontro d’efscr prefo aì fervizio del j> 
Serenifs. Principe Elettorale di Bavie- » 
ra, al quale prefentafse alcuni Poe- j> 
tìci componimenti, che furono i pri- j> 
mi parti del fuo ingegno, che fi def- » 
fero alle ftampe; che dopoi lo con- j> 

dufse a Monaco, e che quivi perca- » 
gione d’un Dramma fatto dal Sig. Ga- » 
valiere in 24. ore meritdfse allora la » 
Croce di Cavaliere con una penfione jj 

vitalizia di cento cinquanta ongari. jj 
In apprefso fi legge , che efiendogli •>■> 
morto un Zio, che godeva l’onore di 
fervire la Gran-principefsa di Tofca- » 
na , egli pensò di rimpatriare, e che » 
prefa licenza dalla Corte di Monaco, 5» 

quel Serenifs. Principe Elettorale non j> 
Diamente glie l’accordafse, ma Io ac- j> 
compagnaìse ancora di premurofilfi- 
me raccomandazioni apprefso la Se- j> 
renifs. Gran-principefsa, la quale, e 3y 
pel merito del Sig. Cavaliere, e a re- ,> 
tlefso del Principe Nipote, ne prefe ,, 
tuttala protezione, tanto chegoden- „ 
do nelle fue Converfazioni di farlo fpef- >, 

fiffimo 
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5, fiflìmo improvvifare, le fu fuggente) 
„ che il merito del Poeta era ben degneP 

d’efser didimamente riconofciuto, e [ 
che ella dovrebbe impegnare la Corte à 

33 Roma a Coronarlo ( così dice la Rela ; 
33 zione ) con la Laurea di Principe de Poeti 
33 In fequela di ciò la Serenifs. ne fcrivel 1 
3, fe a Roma a Principi, e Cardinali per > 
„ che ne parlafsero al Papa, e andato co 1 
,3 là i! Sig. Perfetti Iofacefsero cantare il 
33 Cafa del Sig. Duca Chigi, ove fi ra 
3, dunò il fiore della Nobiltà Romana , c ; 
3, che il Sig. March. Cenci Gran-Ditta. r 
3, tore di Roma nell’ udienza , che ebbe 
3, dal Papa il giorno dopo, facefie ta. 1 
3, panegirico del Sig. Cavaliere, e del fut 
3, gran talento, che Sua Santità deter- 
3, minafse di farlo Coronare in Campi- 
3, doglio . Quivi fi pafsa alla funzione j 
,, piena di falfità ancor efsa , facendo 
33 Coronare in fine il Sig. Cav. Perfetti 1 
33 dal fuddettoSig. March. Cenci coll’afi < 
,3 filtenza di dieci Senatori, e fi fa ac- ) 
3, compagnare a fuon di Trombe ( così i 
33 fono le parole ) in fontuofij]ima Carrozza 
,3 in forma di Carro trionfale al Palazzo di „ Monfig. Governatore di Roma. 
3, Io che fuppongo , che in Siena non 
33 fia ancora arrivato il foglio fiampato, 
,3 ho voluto darne a V.S.IIIuftrifs. un bre- 
„ ragguaglio a non fidamente perche ri¬ 

da 
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1 da in fentire tanti fpropofiti, quanto „ 
10 per leggerlo agli amici Tuoi, e miei „ 
ecariffimi Paefani, i quali tutti fanno, „ 
ite Tappiamo, che il Sig. Cavaliere ha „ 
i. fatti i Tuoi ftudj in Siena , che ha il Pa- „ 
ì.dre vivo, che è comodo Gentiluomo , „ 
{.che non ha fatto altro viaggio nella „ 
[.Germania, che quello di Baviera nel „ 
0.1722. quando vi fu efpreflamente ,, 
^chiamato dalSerenifs. Elettore di Ba- „ 
siviera in occafione delle nozze del Se- „ 
erenifs. Principe Elettorale con la Sere- ,, 
j. nifs. Arciduchefsa*, che in Monaco non „ 
)efecealcun Dramma, nè diede cos’ai- „ 
11 cuna alle ftampe j e folamente vi ftet- ,, 
10 te alcune fettimane improvvifando a „ 
[.quella Corte , di dove fe ne tornò a Fi- „ 
j. renze, e poi alla Patria con un bellif- „ 
» fimo anello regalatogli dal Serenifs. „ 
0 Elettore fuddetto fenz'altra penfioney „ 
>ì che egli non ha avuto mai alcuno Zio „ 
f. alfervizio della Serenifs. Gran-princ(i- „ 
. pefla, ed èfalfifiimochequeftaSignò- „ 

sì ra fcrivefle a Roma a Principi, e Car- „ 
% dinali ; ma è folamente vero , che ef- ,, 
lì fendo andata S. A. per l’anno Tanto in „ 

quella Gran Città, dopo molti giorni „ 
n fece andarvi il Sig. Cavaliere, eden- „ 
j done l’A. S. pregata da molti Cardi- „ 
. nali, ed infiniti Signori Romani, e „ 
i. quivi Sua Santità volle premiare, an- M 

Temo XXXVII. K co 
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,, co per far cofa grata alla Serenifs. me 
„ defima , il merito del Sig. Perfetti, che 
„ come V. S. Illufirifs. fa, ed avrà Jet 
„ to nella Relazione Campata dal Sig 
„ Crefcmbeni, portò via il cuore, e le 
„ Rupe re, nelluo improvvifare, ditut 
,, ta Roma . La funzione fi fece in Cam 
„ pidoglio il dì 13. e non il 5. di mag 
„ gio , come fi fuppone falfamente nella 
„ Relazione predetta , e fu coronate 
„ dal Sig. March. Frangipani Senatore, 
,, con quella magnificenza, e gran con 
„ corfo, come V. S. Illufirifs. avrà fen- 
„ tifo, fenzache io m’eftendadi vantag- 
„ gio, potendolo ella leggere nel libret- 
„ to fiampato in Roma , ed impreffo per 
„ la feconda, e terza volta in Lucca ; e 

per non piu tediarla , pieno di ofie- 
quio, di ftima, e di obbligazioni re- 

„ fio, ec. “ 
7i Perchè poi il Sig. Arcipr. Crefcim, 

beni verfo la fine de’ fuoi racconti fa 
fperare altre cofe onorifiche , appar¬ 
tenenti a quefia Coronazione, e che 
verranno a formare come una terza 
Parte di quelli Atti, così anche noi 
ci riferbiam di dare con tal occafio- 
ne nel tomo fufieguente altro artico¬ 
lo , che del prefente farà come 1$ 
continuazione e’i compimento. 
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f ARTICOLO Vili. 

i* 
g, M. Augustini Campiani (nj Priver- 
]0, natis, ICti & Antecefsoris Taurìnen- 
t. fu, de officio , & poteflate Magiftra- 
0. tnnm Rcmanorum , & jurifdiclione 
?. libri duo ad InviHìffimitm & Augii- 
(a fiffimum Victorium Amedeum Hegem. 
0 Augj/fx Taurinorum , ex typograpbia 

Joannis R.adix^fub figno Angeli Cufodisy 
1.: 1724 (b) in 4. gr. pagg. 498. fenza 
1. la dedic azione, e l’indice delle co- 
y. fé notabili, 

t- 
1 TL Sig. Mario-agoflin Campiani, da 
e X Piperno, città antichiffima de’ Vol- 

fci, con ogni fervore fi efercita nella 
celebre Univerfità di Torino novella- 
mente riftabilita da quel Sovrano, ad 
infegnare alla ftudiofa gioventù le ifti- 

2 tuzioni canoniche. E benché egli fia 
. molt occupato dalle fatiche così ordi- 
e narie della fua cattedra , come ftra- 
a ordinarie appartenenti al fuo impiego , 
ii non tralafcia però di dar faggi del fqq 
1. valore nell’altra facoltà civile, toglien- 

K 2 do 

i fa) Nel to. XXXV. c. a<?8. Jegtjefi Lampiani, il 
qual errore noi qui corregs’iamo . 

fb) Fu immediatamente l’anno appretto ri^am- 
pata queft’opeià parimente in 4. Geneva, apuli 
Jhiarcum Michaelcm Bouquet & facies • 
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do a fé e alla neceffaria Tua quiete 
quell’ore , che, fenza defraudare il 
pubblico, può togliere alle fue occu¬ 
pazioni , adoperandoli dalla fua parte 
per illuftrare la giurifprudenza Roma¬ 
na , che nel fecolo decimofefto par ri- 
faìita al fuo antico fplendore. Un fag¬ 
gio delle fue fatiche egli al pubblico 
prefenta con quello primo libro de’ 
Magìjlratì Remavi, per dipoi continua¬ 
re co’ libri fufseguenti ad illuftrare le 
materie piu utili e piu difficili del di¬ 
ritto civile j come nella prefazione 
promette. 

Quello è diftinto come in due par¬ 
ti, nella prima delle quali fi dice efter 
due le ragioni, per cui molti eccellenti 
ed elevati ingegni fi ritraggono dallo 
itudiare quella profittevole e coltiffi- 
madifciplina ; l’una fi è ilmodoofiu- 
ro e confufo degli antichi interpetri; 
l’altra la poca cura, che molti cre¬ 
dono avere avuto i nuovi ed eruditi 
cementatori di trattare quiftioni fo- 
renfi e all’ utilità comune adattate. 
’Nè molti qui fi fermano, anzi oltra- 
paffando, altre difficoltà dicono in- 
contrarfi nel trattare e fpiegare le 
leggi”, la prima confifte nella varietà 
delle notizie neceffarie per ben inten¬ 
derle, che ricavar non fi può dal cor¬ 

po 
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; po della fteffa giurifprudenza, ma fa 
i di bifogno con molto ftento e fatica 
• ricercarla nelle opere degli antichi 
- fcrittori: e l’altra nella poca connef. 
; fione e ordine che per lo piu fi ritro- 
- va ne’libri di coloro, che di tali ma- 
• terie a difputare fi pelerò. Alleq.ua-* 
° li ragioni tutte rifpondendofi, fi di¬ 

moierà, che la giurifprudenza civile; 
• fin da’ primi tempi maneggiata da ì 

piu follevati ingegni della Romana 
^ repubblica, nè incolta può dirfi nè 
ie ofcura, purché ne’ veri fuoi fonti lì 

apprenda , Nè punto malagevoli a 
f* fchivarii fono le difficoltà , che altri 
■[ dice incontrarli nello ftudio legale, 
lì mercecchè chi ad un ondine metodi- 
io co, non mutando la difpofizìone de’ 
lì- titoli, riducelfe alcuni capi delle leg- 
B' gì medefime, in cui bifogna confef- 
i; fare non ritrovarli una diuribuzione 
e- di materie molto efatta, e a quelle 
iti aggiugnelfe un regolato comentario, 
lo- il quale folle preceduto dalla notizia 
e. delle cofe piu utili e necelfarie per la 
ra- fpiegazione de’ teffi chefeguono, rac- 
in- colta da fcrittori della Itoria e cofe 
le Romane, tutto con metodo, e chia¬ 

ma rezza, come li dilfe, difponendo, avreb- 
eft- be lenza fallo a tutto pienamente fod- 
or- disfatto . 

K 3 Que- 
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Quello appunto è quell’ordine me¬ 

desimo, che nel primo volume , diali 
favelliamo, e nel feguente fi propone 
d’offervare il Sig. Campioni y e per ciò 
porre in effetto, trattando degli an¬ 
tichi magiftrati Romani, incomincia 
dall’origine della loro giuriTdizk>ne , 
che ritrovavafi un tempo nel Romano 
Principe. Quindi paffa a interpetrare 
il titolo de’ Senatori,. fucceffivamente 
f regando il rimanente del prima libro 
delle Pandette, e aggiugnendo oppor¬ 
tunamente varie e illuitri quiftioni'. 
tanto fe riguardiamo l’erudizione le¬ 
gale, quanto Tufo del foro , tutto ciò 
trattando con 1 filile ( come altri difst 
del noftro autore ) efpiritofo e latino : 
alcune delle quali controvérfie ff addi J 
teranno in appreff'o. 

P 9- Incominciandoli dunque, come ac 
cennammo, dalla podellà dell’Ina pe 
rador Romano ; nel bel'principio di 
moftrafi , che per bene e felicemente 
governare ogni popolo è neceffaria ! 
forza , che in civile e militare divideli 
Vario fu lo flato della Romana re 
pubblica nel diftribuire quelle due pc 
deflà finattanto che tutte fi vider 
adunate in una perfona, che Princ 

p. io. pe e Imperadore fu detta. Spiega 
perciò che cofa importafse quello ni 
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me d'Imperadore , e come diverfe cofe 
fignificafse, e quindi qual fofse quell* 
imperio chiamato Procovfolare , qual 
poter dcfse agflmperadori, e perchè 
quefti, che furono fempremai geloft 
cul'todi della loro potenza, che fotto 
varj titoli era Ior concefsa dal popolo, 
permettefsero, che , efsendo loro attri¬ 
buiti tutti, fi tralafciafie fovente l’im¬ 
perio Procovfolare . A una quiftione co- P* 
sì erudita con varie e belle ragioni ri- 
fponde il Sig. Campioni, dimoftrando , 
contro il fentimento di parecchi erqdi- 

' ti fcrittori, che l’imperio Proconfidare 
( era contenuto nella parola dCImpcraào- 

re, nome che di rado e dapochifiìmi 
" Principi fu ricufato. 

Altra non meno erudita ricerca è 
quella, che appartiene al Pontificato 
de’ medefimi; che fi fa dopo elferfifa- 

, vellato della podeftà Cenfioria, Tribù- 
■ nizia, e Confidare afiunta da’ Cefari ; 
. mercecchè narrando Zofimo iftorico,, 
, die un tal nome fu dato agl’Imperado- 
ri fino al tempo di Graziano unitamen- 
te con la dola Pontificale, viene un tal 

J fatto dai famofo Jacopo Gottofredo , 
celebre giureconfulto, epoidaAnto- 

• nio Paggi, con varj argomenti nega- 
I to. A’ quali tutti chiaramente e con ;v 2* 
J fodezza fi. rifponde i n quell’opera, e 

K 4 non 
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non (blamente vien difefo Zofimo a - av* 
cufato di calunnia, ma la fentenza c lem 
Baronio e del Morino,che Io feguiron^n 
non parendo verifimile, che fé quelli' 
titolo di Pontefice Mafiìmo era editi 
profano e fuperftiziofo, come credo)) r 
que’ due chiariflìmi ingegni, avrebb- f 
no i Principi criftiani ereligiofi, ania 
venerati da molti anche per Sancii 
permeilo, che lor fi attribuifse non d’ 
privati folo, ma dal Senato e popo>i 
di Roma, efcolpito ne' marmi a ete- . 
na memoria, come in alcune pubi¬ 
che e antiche ifcrizioni fi vede . 

Privilegio non meno (ingoiare a’ m • ! 
defimi Principi conceduto, fu quel» 
defiere dalle leggi e forza loro difcic 
ti. Del quale dopo efserfi favellato, 
propone un’altra anco particolare loi 
prerogativa, che confifiea nel fare 
fiefie leggi ; con che fi dava un inter 
compimento alla loro potenza ; cor 
chiudendoli, che per lo mezzo di qu 
titoli, che l'opra mentovammo, g 
Imperadoriprendeano quellafibluto 
libero potere, che Regio da molti vie 
nominato, e che ne’Romani Princij 
riconobbero non folo i giurifii , m 
parecchi antichi fcrittori delle cofe R< 

3.6. mane: conche fi vede efier falla l’a< 
cufa data al celebre Triboniano < 

aver^ 



Art fcoLO Vili. 225 
aver, per adulare il Tuo Principe, in 
quefta parte corrotti gli antichi monu¬ 
menti de’ Romani giureconiulti. Nè 
fi traiafcia d'avvertire, che quell’ im- 

, menfa autorità conceda all’Imperado- 
; re era come temperata dal titolo, che 
i prendea di Padre della Patria , di cui 

: ancora fi dichiara la forza, e l’effet- 
: to. 

Tuttequefte podeftà,. efsendo alla 
1! fteffo Principe concedute per voler 
:i del Senato , erano pofcia nella legge 
il Regia dichiarate e pubblicate, come 

dopo gli altri, il noftro autore avver- 
ie tifce, che in quefto luogo ci propone 
]!' il confetto della Itefsa legge, e la fpie- 
o, gazione di quella. Patta quindi al ti- 
! i tolo de’ Senatori, e dopo efferfì fatto a 
jri difcorrere della loro origine , numero, 

1 cenfo, età, maniera di crearli, dell* 
en autorità del Senato, e delle infegne de* 
oh Senatori, viene a fpiegare le leggi una 
me per una di quefto titolo*, nè noi ci trat- 
5 terremo a dare le particolari notizie 

01 di ognuna , ma toccandone alcune, le 
rèi altre potranno nell’opera ftefsa ve- 
cip derft » 
mi. Laonde tralafciando la prima leg- 
Ìo ge, in cui fi difcorre delle donne chia- 
jac mate Conjolari, e della preminenza > 
od che gli uomini digrado inferiore han- 

K s m 
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,no alle donne, e in che quella premi 
nenzaabbia luogo; come ancora tra 
pattando fotto filenzio la fpiegazion- 
della feconda legge, in cui fi favelli 
de’ rimotti dal Senato., e de defletto d 
quello rimovimento ,. per quanto ri 

f 4i- guarda gli onori e ftipendj; e di pii 
le il Senatore rimotto dall’ordine incor 
ra la diminuzione delccifo, da’ giurecon 
filiti così chiamata *,; e le debba permet 
terli al Senatore rimoffo di rimaner ii 
città, o ha fintile in quello al foldato 

p. 5c che non può comparire in corte, dopc 
ettere flato cancellato il fuo nome da 
ruolo ; e finalmente tralafciando i 

. contentano della legge quarta, ove f 
tratta degli ordini de’ Senatori nel tem¬ 
po di Coftantino , cofe tutte erudite 

P* 53- e utili infieme, degna ci parefinter 
petrazione della quinta legge, e d’ai 
cune feguenti, di cui. fi faccia in que¬ 
fto luogo menzione . Comeiita il no 
ttro autore nella prima delle fuddettt 
un principal capo della legge Giulia c 
Papia-poppea, che vietava a’Senato 
ri e figliuoli d’efii, come ancora a ni 
poti, di unirli in matrimonio con cer¬ 
te e determinateperfone vili e abbiette, 
JRJcercafi; adunque primieraimente ir 
quefto luogo fe i figliuoli de’ Senatori 
prima nati5ch’i medefimi fodero aferir. 
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ti al Senato , debbano veramente re- 
putarfi per tali*, cioè fé debbano go¬ 
dere de’ privilegi de’ Senatori, e per lo 
contrario foggiacere a’ pefi Senatori. 
Segue a tal dubbio la rifpofta * per cui 
dimofl'rafi, che non fono tali perfone 
corrette a /offrire alcun carico Sena¬ 
torio , ma godono bensì i privilegi a’ 
figliuoli de’Senatori conceduti ; la qual 
rifpofta, che da niun tefto diGiuftì- 

! diano li può interamente raccorre, fi 
deduce da due preziofì frammenti del 

' Codice di Teodofio, dal giovine Got- 
i tofredo, degno d’eterna fama , dati 
l alla luce T che fpiegauo ciò che in que- 
i fta parte nel fuddetto Codice di Giu- 
■ ftiniano ci vien rapprefentato^ come 
Y molto dubbio ed ofcuro. 

In fecondo luogo tal quiftione fi pro- 
- pone, fe la dignità Senatoria liberi i fi- 
• gliuoli prima nati ,, come dicemmo, 
i- daH’obbligo del Decurionato, al quale 
e fin dalla nafcita erano ne’piu antichi' 
e tempi aftretti i figliuoli de’ Decurioni cf 
)■ Curiali. E ciò negandofi., viene a muo- 
i- verfi come in fuo luogo quella celebre 
t- e illufire controverfiacosì dibattuta. 

tra. gl’ interpetri , fé debba al regnò» 
n fuccedere quel figliuolo, che nacque 
ri prima che il padre acquiflaffe Ia:co- 
f. tona; o pur quello eh’è nato dipoi* P><5V 

. K 6 ove 
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ove per la legge ila ftabilito, chd 
primogenito del Re debba efsergli et- 
de nello flato. Qui faconofcereilm 
Uro autore l’equivoco prefo da moi 
de’ piu accreditati fcrittori di cofe jj« 
gali, i quali giudicarono che potefi 
rifolverft tal quiflione con le regc; 
de’ figliuoli de’ Decurioni, già diven - 
ti Senatori, decidendola infieme il du * 
t>io con. varie ragioni, leggi, edefer. 
p) a favore de’ primogeniti. 

Non meno bella, e fegnalata fi è t 
fpiegazione della legge , che fegue . i 
irattaqui de’figliuoli adattati, e-pi. 
mieramente fe l’uomo nobile dato .t 
adozione al plebeo perda la fua nob. 
tà. Afferma il Sig. Campiatti, che . 
civil nobiltà fi perde per quello me- 
zo, e rifponde alle ragioni addotte d t 
granCujacio , il quale malamente ii. 
JCefe un pafso per altro belliffimo di Ci¬ 
cerone , che prova a maraviglia quef 
(entenza. Dalmedefimo il noflro ai 
tore fente anche diverlamente nella 
tra quiftione contraria, alla fopradde 
ta, nella quale ricercali.;. fe acquilla 
per Io mezzo dell’adozione la civil n< 
blrà, credendo quell’ultimo che 
fonte della medefima non fia altre 
ch’un diritto della famiglia ,. la qual 
In le fteila confederata è proprio don 

del 

id 

d 
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del diritto civile ; onde può ad arbi¬ 
trio della legge o darfi o torli di mez- 

1 zo. Quindi è che le per lo mezzo dell’ p* 7J* 
! adozione , maffìmamente fatta con pri- 
1 vilegio e autorità del Principe, li ac- 
: quitta un diritto di nuova famiglia, 
; non èttupore, che s’acquifti anche la 
il civil nobiltà, indivifibile dalla ragion 
È della famiglia medefima. 

Palla dipoi ad altre non meno utili 
eh erudite ricerche , appartenenti a’ 

1 medefimi figliuoli, nelle quali non ci 
S tratterremo punto per dare qualche 

idea del rimanente dell’opera. Dopo 
i aver dunque trattato- de’ figliuoli 
1 emancipati e nipoti”, delle donne che 
{ godono il titolo Senatorio , che fono 
2 le mogli e le figliuole de’ Senatori 
i non maritate ancora ; e dopo aver 
it ricercato, fe la figliuola del rimofiò 
; dal Senato ritenga i privilegHdelIa 
\ legge Papia ; e finalmente , le i pri- 
il vilegj dati a’ figliuoli fi poffono ften- 
I dere fino a’ nipoti, difamina fe la no-p.ioo* 
:t biltà delle femmine vedove poffa in * 
II effe rimanere eziandiochè paffino a 
0 feconde nozze con uomini d’ignobile 
i ftirpe ed cicuta. 

3 Quelle e altre cofe, che per brevi- 
li là fi tralafciano, fono nel titolo de’ 
x Senatori trattate, Ma non eflèndo la 

di- 
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dignità Senatoria in tutti i tempi fiata 
p-r°j la medefima y come fopra accennoffi; 

qui, come in Tuo luogo, favella 1’ au¬ 
tore de’ Senatori chiamati illuflri, e i 
poi de’ Senatori chiamati onorar) e 
vacanti, non tralafciando di dare com¬ 
pita notizia de’codicilli chiama ti ono- 
rarj meglio che da alcuni per 1’ ad¬ 
dietro fu fatto. 

Dopo il Senato tutto infieme con¬ 
federato, fi parla dell’ ufficio del Confo- \ 
lo non {blamente Senatore , ma un 
tempo capo del Senato, e Senatore 

P°11J .fopra gV illuflri. Prima di fpiegare la 
podeftà del medefimo in quello tito¬ 
lo efpreffa, fi tratta della fua origi¬ 
ne, antico potere, dell’età in.cui po- 
teafi efercitare quello magiflrato , del¬ 
la legge con cui proibiva!! il poterlo 
riprendere dentro certo- tempo , del- 1 
le infegne Confblari, e della fua po- f 
deflà affai diminuita al' tempo de” f 

Principi, che per lo piti fi ftendea fi 
ad interporre l’autorità per la libera- è 

p.iìz*. zion degli fchiavi . Quindi interpe- t 
trandofi la. legge, che fola in elio ri-n 
trovafi, molte cofe fi dicono delia £ 
legge Elia Senzia, e del modo d’in¬ 
terporre ^autorità, quando uno de’ 1 
ConfolÈ fofse minore, e come il ma- ? 
gìftcato poffa interporre la fletta au- I 

.ih to- 
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{ torità, trattandoli di caufa apparte- 
; Dente a chi abbia un eguale potere. 

Nel titolo dell’ uffizio del Prefetto5 
; pretorio molte cofe degne d’ofTerva- 
; zione fi trovano. Tralafciando dipair- 
, Ikre-dell origine di quello magi il rato,, 
i. e della Tua poffanla, ch’era fomma 
. nella repubblica, e di cui fe ne dan¬ 

no fotto quella legge notizie parti- 
i. cola ri; ci faremo- come di paffàggio- 
j. a difeorrere di quella podeilà civile',, 
a e fpezial fuo privilegio, che cori li¬ 
re £tea in non potere alcuno dalla fen- 
la Lenza di quello magi {Irato, appellarli. 
> Della qual co fa prima fe ne ricerca 
■j. la ragione, e poi il tempo , in cui fu 
> {labilità . Si determina , lè Ila utile 
l. quello privilegio alla focietà civile , e 
lo qual Ila la differenza chevè tra quel- 

la che chiamano ritrattazione, el’ap- 
o. pellazione. Si dimoltra, che quella 
\ì podeilà prima di Còllantino non fof- 
:ì fe giammai Hata conceda al Prefet- 
a. to. pretorio,. e eh’ Ermogeniano giti¬ 
le. reconfulto, che della medefima fa- 
ri. menzione , circa quelli, tempi vivef- 
ila le - 
m. • 11 Prefetto ài Roma, fa -cui pode- 
f (là in feguito ci viene r&pprefentàta, 
a* era piu, antico del Prefetto pretorio. 
to Augufto accrebbe la potenza d-i q-iib.- 

ito» 
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fto magiftrato, e l’Imperador Severe » 
come riferifee Ulpiano nella prirr, 
legge di quello titolo , la conferme 

*44* Qui fpiega il noftro Interpetre, Ci¬ 
me debbanfi conciliare due palli, cl 
pajon contrari, l’uno di Tacito, e l’a¬ 
tro del mentovato Ulpiano , ciré 
T origine dell’autorità del Prefetto e 
Roma. Quindi dovendoli molte col 
dire del fornirlo potere, che quell 
magiftrato avea in punire i delitti, 
fpiegano le varie forte di pene, co 
cui appo i Romani erano i delii 
quenti puniti , follerò di qual lì fi 
ordine q dignità ; dalla qual poter 
za non v’era afilo che difendere 
ancorché alle llatue e immagini de 
Principi fi portafse fommo rifpett 
e venerazione. E non fenza propofi 
to dimoftrafi in qual occafione folle 
ro foliti. gli uomini, o liberi o fervi 
di ricorrere a quelle immagini, qua 
alilo ritrovalfero in effe , come fofse 
ro i medefimi diféli con l’autorità de 
Prefetto, e come affretti i padron 
o a liberar dalla fchiavitu ifervi, < 
pure a venderli, con altre cofe eru. 
dite appartenenti a quello foggetto 

iS8, I fervi doveano effer acculati ne 
tribunale del Prefetto urbano per. : 
proprj misfatti ; ma fe foffero Itati 

qu^-» 
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quelli leggieri, poteano da5 padroni 
medefimi efler corretti. Il medefimo 1.162. 
s’oflervava trattandofide’liberti, che 
avefiero commeffo qualche d ditto con¬ 
tro il padrone, i quali oltra le pene 
dovute, poteano efler di nuovo ridot¬ 
ti in ifchiavitu. A efempio di quell! 
i figliuoli emancipati poflono, effendo 
ingrati a’ loro padri, efler richiama¬ 
ti flotto la patria poàejlà , e i familiari, .1*5. 
di cui ci ferviamo, punirfi in cafo 
che accufino i loro padroni. 

La vigilanza del Prefetto di Roma 
dovea in quello particolarmente ef:r- 
citarfi , che rifguarda la comune feli¬ 
cità, e la quiete popolare. E pero erap-i*7 
neceflario, che ponefie ben mente a 
ciò, che da' mercanti e banchieri 
folle fiato commefiò in danno del pub¬ 
blico. In quello luogo fi ciifputa di 

1 qual pena fiano degni i banchieri falli- 
i ti, così attefe le antiche leggi Roma- 
■ ne, come alcune nuove coftituzioni di 
1 Principi e di Pontefici. Si ricerca al-F*^'- 
i fresi a quali pene fiano fuggettii tu¬ 
mori , che con frode amminiftrano i 
■ beni de’ pupilli. 

A quefto capo della pubblica quie- 
[ te fi riducea l’autorità, che il Prefet- 
i to di Roma avea circa Ramona. Si .!’*T74' 
ì dimofira di quante fpecie fofsero le 

armo- 
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annone, che cofa il pane gradile, eie •: 
annone chiamate civiche : quali prò- jj, 
vincie foffero tenute a fòmminittrar- 
le , quali fi dettero a vii prezzo, e [f 
quali fenz’alcun pagamento: come fi ,, 
diftriòuitte il grano , come il pane, ] 
tome la carne, e quali cofe polliamo , 
quindi raccorre per ufo del prefente a 
flato de’ popoli. 

f.igi. Grande medefimamente era la po*- ]f 
deità di quetto magittrato in quel che 
appartiene agli fpettacoli e giuochi , 
pubblici; laonde qui fi riflette a ciò L 
che fi dee ottervare nelle pubbliche ( 
fette, e a che debba il magittrato i 
principalmente invigilare . Si fpiega j, 
in quetto luogo ancora un difficiliÀi- . 

P>,8i tao patto della legge cos C. de fpecla- , 
culis iib. XI, dagli altri o malamente j 
intefo, o malamente corretto, che 
rifguarda coloro , che faceano corre- ^ 
re i cavalli incerte pubbliche (blenni- j 
tà; e fi faconofcere qual forta di per ‘ 
fone fotte obbligata a fervire a’ pubi ^ 
blici fpettacoli, e la podettà del Pre 
fetto di Roma fopra di loro. 

p.jZ'ì. La quale in ogni affare criminale j 
e civile ftendendofì fino allalunghez 
za di cento miglia, fi ricerca * fe I< 
provincie dette Suburbìcarie. dentn 
quetto fpazio fofsero comprefe ; E IP 

‘ cofa- 
\ 
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cola indubitabile e certa, che alla di¬ 
ligenza del Prefetto di Roma era comi, 
mefso il carico di annullare e difcior- 
regl’illecitr collegi, fiotto il nome deb’-15*- 
quali fi fa vedere , che gli antichi 
Principi pagani comprendeano le adu¬ 
nanze de’ Criftiani ; onde prendeano 
alle volte motivo di farli ingiuftamen¬ 
te morire *, e i Criftiani poi comprefero 
le conventicole de’ Sacerdoti pagani. 

In ultimo luogo fregandoli la leg- ’[sì' 
ge feconda e terza di quello titolo , 
ìidimoftra qualfofse la varia podcftà 
civile o giurifdizioae del Prefetto di 
Roma ; come accrefciuta fpefso e fpef- 
fo diminuita, ad arbitrio de’ Princi¬ 
pi; e finalmente fi favella delle infe- 
gae e dignità del magiftrato fuddet- 
to. 

La dignità che Illiijlre diceafi, e 
della quale erano ornati i magifirati 
di fi>pra mentovati, fi ritrovava an¬ 
cora nel Qucftore del Sacro Palazzo.. 
L’origine di quello magiflrato non è 

'così antica, come quella de’ ^uefiorì 
urbavì, e de’ Candidati.. De’ Qucllori ’ 

»fi dillinguo.no due generi, alcuni de¬ 
stinati per la città, e altri per le prò- . 
; vinc ie ; e tra loro s’ofierva qualche di- 
; vario le fi rifiguarda la giurifidizione.. ; I Queftori uroani pero , eccettuati i 

Qan- 
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Candidati de Principi, furono in Roma, 
tolti, e foflituiti in Ior vece i Prefet- 

p-20>• ti dell’erario. 1 Qpe/lori del f,acro pa¬ 
lazzo , fe fi dà credenza a Zofimo ifto- 
rico , furono la prima volta creati da 
Coftantino. Conghiettura il nollro au¬ 
tore, che fodero eletti dal numero de 
Candidati, di cui lì fa menzione anche 
nel tempo di Teodofio. Si defcrive la 
pode^à di quell’ultimo magìllrato. 
la quale fu grande ne’ fuddetti tempi ; 

5.20*. e fino al tempo di Giulliniano . Della 
dignità fimilmente del Quefiore de, 
[acro palazzo, e de’nomi che iPrincip, 
foleano non folo a quello ma a’ Confo¬ 
li e Prefetti attribuire, molte cofe f 
dicono , le quali ne’ propri luoghi de 
libro , dove delle dignità particolar 
de’ magillrati fi tratta , fono dichia 
rate. Ne’quai luoghidimoltrafianco 
ra , fotto quai fimboli e infegne venif 
fe tal dignità figurata. E finalmente 
del Qu citare delì’efercito fi difcorre 
e brevemente fi propone la podeilà di 
quello dillxnta dalla fuddetta. p 

Dopo iConfoli, ne’ tempi piu antijj 
chi, di grande autorità furono iPre;; 
tori \ anzi fotto quell’ultimo nome f 
comprendeano anche i magillrati pii| 
grandi della repubblica. Era nondi [ 
meno la pretura, propriamente cori 

fide- 
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fiderata, una parte della podeftà Con¬ 
fidare. Dunque, eflendofi del Confo¬ 
le detto , fi fa il noftro fcrittore a dif- 
•:orrere del Pretore*, e primieramente 208 
del Pretore urbano e fue prerogative. 
• Si favella pofcia del Pretor chiamato 
Peregrino , e poi degli altri Pretori fuc- 

ceffivame.nte creati, toccandofi in ap- 
iprefso alcune cofe appartenenti allep,ri° 
, nfegne de' fuddetti Pretori. Grande 
.invero fu la mutazione diquefti ma- 
a filtrati al tempo de’ criftiani Princi¬ 
pi ; mercecchè graviffimo effendo il 
pbelo delle preture novellamente dagli 
o-felfi introdotte, e che da’nomi degl’ 
funperadori il proprio nome prendea- 
eho, pochiffima era la giurifdizione e’1 
Potere, chetai forta di Pretori avea 
ii-ie’detti tempi; la quale nondimeno 
:o-n quello luogo eruditamente e dot¬ 
tamente fi fpiega. Ad una piena ri¬ 
cerca delle cofe che riguardano que¬ 
sta dignità fuccede la fpiegazione dei- 
die leggi del titolo. Nella prima e le- 9 

onda legge fi tratta della giurifdizio- 
lidie da’ giureconfulti chiamata volunta- 
Xt-'ia ; e come in quella poffa il magi¬ 
strato nello ftelfo tempo far doppia, 
piper dir così, figura, luna pubblica, 
di l’altra privata, come fa allora, quan¬ 
do lo egli medefimo dà fe ftefso in ado- 
■ ■ zione 
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zione o pur fi libera, così approvati 
do il padre , dalla patria podeiià 
Qui poi fi difamina come e quando ur 
compromiflario polla crear fé mede 
fimo in virtù del compromefco, < 
perchè è lecito a uno elegger fe ftefsc 
a qualche ufficio, ove concorra un nu 
mero (ufficiente d’altre perfone, chi 
hanno tal podeftà, e non fia lecito fan 
10 fteffo , quando tutto il collegio trai 
ferifca la podeftà propria in un fole 
elettore. Varie, erudite, e nuoveof 
fervazioni in quefto luogo dal noftr< 
autore fi fanno. 

Nell’interpetrazione della terza leg 
ge, per altro famofiffima, e da tutt 
i migliori cornentatori fpiegata, fpic 
ca maggiormente T erudizione , e i 
retto giudicio del noftro fcrittore 
Riferifce nelle note le oppinioni de 
gli eruditi interpetri, che tutti in ut 
foìo fentimento concorrono, cioè eli 
fi debba quefto tetto emendare ; e ne 
comentario efamina particolarment 
11 parere di Jacopo Gottofredo, chi p 
fece ogni sforzo per far conofcerechi 
tutti i giureconfulti prima di lui avea 
no prefo diverfi equìvoci. Siconchiu 
de, che nè pure l’emendazione delle 11 
ttefso chiartffim > interpetre abbaftan 
za foddisfa *, mercecchè fenza la nuo 

va 
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va interpunzione introdotta in quello 
tedodal Gottofredo , fi può abbadan- 
za e intendere e fpiegare Io deffo: il 
che con varj efempj de’latini fcrittori 
chiaramente .fi prova. Si dichiara dun¬ 
que qual fia il vero fentìmento d’efso 
in una nuova maniera dagli altrio non 
toccata, o a pena accennata; dimo- 
ftrandofi in che confida la differenza 
tra quede due code, ejjer mcgijlrato e am- 
minijtrare un tal pubblico ufficio. Si ri¬ 
prova a lungo il cladico errore di co- 
iloro che credono , che gli atti fatti da 
Barbario Filippo , di cui in quedo luo¬ 
go fi parla, e per conseguenza da un 
iincapace, il quale amminidri un ma- 
•gidrato, abbiano avuto giammai bi¬ 
ll fogno di conferma, podo che quel ta- 
,le fia dato o dal Principe o dalpopo* 
:o promofso a tal grado. Si dichiara 
n:he cofa fia appo igiureconfultibuma-v-*ii' 
tiius e/l, e limili efprelfioni ; donde fern¬ 
et >ra efser nato l’errore di chi fin ora 
tedtrimen.te ha dichiarato il Pentimento 
tie)er altro chiaro diqueda legge. Mol¬ 
ile e utiliffime deduzioni all’ufo del Fo- 
a-o accomodate , e dagli antichi comen- 
u-atori offervate, ridotte però nuova- 
llonente al buon lume , e a’ giudi prin¬ 
cipi della vera giurilprudenza, qui fi 
jo-mno , e neila legge che fiegue. , _ 
> Di 
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p.i4o. Di non poco utile ancora fi è il titolo 

del Prefetto de’ vigili, la cui origine 
non fi premette , come in tutti que’ 
titoli fi fa, dove la medefima dal giu- 
reconfulto, di cui qualche fentenza fi 
fpiega o è pienamente defcrittao ac¬ 
cennata. Ne’ tempi piu antichi della 
Romana repubblica i triumviri chia¬ 
mati notturni aveano la cura d’eftin- 
guere in Roma gl’incendj. Furono i 
medefimi tolti da Celare Augufto , 
e creato in loro vece quello magillrato, 
a cui fu dato incornando d’alcune 
coorti o fquadre di foldati chiamati 

p-*44 vìgili. Qual fofse la podeftà del me. 
defimo contro i ladri notturni e lo¬ 
ro ricettatori; qual l'obbligo di que¬ 
llo magillrato in impedire efmorza- 
re gfincendj ; di quali inltrumenti a ] 
quell effetto gli antichi fi fervilfero; 
e di che pena fiano degni que’ che 
negligentemente in cafa cullodifcono | 
il fuoco, non è qui luogo a decor¬ 
rere lungamente, efsendo quelle co- 
fe molto accuratamente nell’opera, 

p-25°'efaminate edifcufse. Nella medefima 1 
in quello luogo fi propone e rifolve0 
quella celebre e quotidiana contro-a 
verfia, fe fuccedendo un incendio , 
debba il padrone provare, che que- c 
fto fra accaduto per colpa degli abi-5: 

tan- 
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anti, o per Io contrario debbia que- 
ti appartenere tal prova. In fine fi 
piega ogni potere, e giurifdizionedi 
al magiftrato, con addurre le folite 
Pratiche ofservazioni a ufo del foro. 

Quindi fi fa menzione del Pr et or del- P-2sj* 
\i plebe, che da Giuftinianofu creato 
a cambio del Prefetto de vivili con 
.dditare però la differenza , chev’era 
ra quello e l’antico. Non fenza pro- 

■ «olito indi fi palla a ragionare dell’ 
■ fficio de’ Maeflrì de' foldatì, de’ Conti 
j elle fàcre largizioni, e del Prefètto dell' c ‘ ss* 

| nnoìia, de’ quali benché nel Digeflo 
on fi ritrovi titolo a parte, che fpie- 
hi la giurifdizione loro, puredalcu- 

. i d’elfi o fi fa in quello menzione in- 
jidentemente , o fé ne parla exprofeffo 
Iegli altri libri del diritto civile. La 
lodeftà e dignità di ciafcuno de’ 
:>praddetti efsendofi qui diligente- 
; efprefsa equafipolla fotto degli oc- 
hi, da quelli fa paffaggio l’autore 
li’ufficio de’ magilirati provinciali. 
Prima tra quelli furono ì Pretori.p-as9. 

urono pofeia alle volte creati i Pro¬ 
poli, dell’ufficio de’ quali princi- 
almente in quello luogo fi tratta. 
primieramente in qual maniera in¬ 

carnente fi creafsero i Proconfoli: 
aali mutazioni fofsero fatte circa 
Tom XXXVII* L que- 
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quello magillrato allorché libera ei 
la Romana repubblica : per qual 
ne introdotta da’ Principi la divifi 
ne delle provincie, altre chiamate 
Ccfcre : altre del fojclo ; qual mut 
zione in appreso avelie una tal difl 
buzione, e fino a che tempo durali 

L’autorità del Proconfolo , fe in ; 
tro modo non era palefe, potea b 

P,2<7 far fi conofcere da’ fafci e altre i 
fegne, che il medefimo andando nel 
deftinata provincia fpiegava dopo < 
fer ufcito fuori delle porte di Rom 
Eia fovente il Proconfolo accomp 
guato da’ fuoi Legati, che eiler d 
veano tanti compagni nel governo d 
la provincia, fcelti dal Senato, od 
Principe, Non v’ha alcun dubbio c 
queRi aveano qualche potere ; r 
donde lo prendefiero, è cofa mol 
dubbia, come diralfi in apprefio, 
fi rifguarda principalmente la cc 
trarietà di due leggi, che in quel 

p,zn luogo fi dichiarano, le quali fono 
piu difficili a conciliarfi che in tut 
quef a materia fi pollano incontrar 

p.a— Prima però di venire a quello pt 
ticolare, nella quarta legge fi ragio 
del viaggio del mentovato magiftì 
to, e di quelle cofe, che per ufo pt 
prio eranli conceffe dalla repubblic 
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inveftigandofi quali cofe potette erge¬ 
re dagli ofpiti, e da quali fi dovette 
attenere •, fé potefle fervirfi de’ Tuoi pro¬ 
pri fervi per pubblici e bafiì uffiziali ; 
fé condurre la fua moglie ; e come i! 
nagiftrato fotte e fia tenuto peri de- 

: itti di quella . 
( E difcendendo pofcia alla giurifdi-n>*!<f* 
done che potea concederli a’ioprad- 
[ietti Legati , in quello comentario 
lei capo che fegue, fi difamina come 

quando potefle la fletta fuor di pro¬ 
nùncia mandar fi ; e in appretto quali co- 
u’e potettero commetterli dal magiftra- 
[iO alla cura e diligenza de’ medefi- 
eni. Se i Legati avefsero propria giu- 
\ Adizione è quillione molto agitata 
fra gli eruditi interpetri. E’ oppinio-?.***. 
e del nollro autore, che il Legato, 

li al fuo efempio il Vicario del Vefco- 
0,0 altro limile, non avelie e non 

0bbia propria giurifdizione. Sifpiega- 
*llo le leggi contrarie con nuovi efem- 
) j, e fi rifponde all’ obbiezioni, ma 
itiarticolarmente del Cujacio. 
in De’doni poi fi favella, cheda’Pro-p n 
^anfoli dovean rifiutarli , e dentro 
orual mifura e ordine potettero anti- 
Hr unente e oggi pollano prenderfi da’ 
priagiflrati : che cofa debbia dirli di 
iuue’ che non hanno l’onorario dalla 
n. L 2 re- 
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reppublica ftabilito : qual folle l’uffic 
de’Proconfoli dopo effer entrati nel 
provincia, e nella fpiegazione de’ca 
fettimo e ottavo ci vien dimoftratt 

p.jo^.COme afcoltar dovefiero le fue lod 
come denunziare le ferie, e vifitare 
pubblici edilizi : nè li tralafcia di f 
commemorazione de’varj generi de: 
ferie, e del modo di riparare le fa 
briche mentovate , chi fia obbliga 
a lafiricare le firade, chi alla refezì 

Fji^ne de’ponti. Quindi dell’imperio c 
Proconfolodecorrendoli, fi dimoierà 
che cofa il medelimo conlifieffe , fe fc 
avefse la podeltà di punir nella vit; 
chiamata da’ giurilti Giure della [pad 
fe la podeltà di deportare, fe quella 
rilegare; come fofie vero che ritene 
la civile e pubblica forza di tutti { 
urbani magiltrati, e fofie come un il 
magine deH’imperio del Principe; c 
me molte colè decidere prò trihunat 
e come molte de plano, il che ampi 
mente viene dichiarato in apprefio 

F-07* E in vero quanto fofsero dal ve 
diverfe le fpiegazioni de’volgane a 
fichi interpetri fopra la legge no 
di quello titolo, li può da coloro a 
pieno capire, che leggeranno in qi 
Ito luogo ciò che dottamente ed er 
fidamente co’migliori fcrittori fug§ 

i rifce 



Articolo Vili. 245 
ifceil noltro cementatore. Egli dopo 
.vere (piegato qual fia la vera cognizione 
:hiamataprò tribunali, fa vedere che le 
aufe privilegiate folamente poteano 
‘pedirii de plano\ e quanto folle diver- 
o il giudicare fenza fcrittura dal giu¬ 
ncare de plano ; in tal maniera che non 
•uò dubitarli, che quelle forinole ot- 
imamente e nel proprio fenfo adope- 
ate dagli antichi, per le falfe oppinio- 
ide’ primi interpetri, abbiano oggi un 
iverfo fignificato, dal Ior natio mol- 
) lontano, il quale pure in quello luo- 
) vien dal medefimo riferito . 
Finito l’impiego, dovea darli conto 

dl’amminiftrazione della provincia, 
qual cofa- viene anche a’ dì noftri 

faticata; perciò dimoftrafi dipoico- 
e tal cofa ufavalì negli antichi tem- 
, e come ne’ mezzani : di che cofa 
bba dar conto il magiftrato,' e per 
tali cofe non polla efser convenuto 
1 findacato; e fu ccelìi va mente efsen- 

, )lì fpiegato nell’ undecima legge, e 
e ^uenti il rimanente dell’autorità de’ 
j =gati ; s’efpone nell’ultima come par- # 
)i i i Proconfoli dalla provincia, pri- 

1 d’entrare in Roma , afpettavano 
otte volte il trionfo, e continuavano 

;i tifare le infegne della podeftà, che 
^ponevano prima d’entrare alle porte 

L 3 di 
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di quella città capo di tutto l’imperio 

Segue i! titolo dell’ufficio del Prefet 
f-ni-to Augu/iale , e fecondo il coftume pri 

ma d’interpetrare la legge, che è uni 
ca nel medefìmo, fi discorre in qua 
tempo e da chi fofse creato la prime 
vòlta quello magiftrato . Ottavianc 
Augufto, che ne fu il primo iftitutore 
diede quello governo a’ foli cavalieri 
con proibizione che non s’efercitafsc 
da alcun Senatore. Non furono al Pre 
fetto Auguftale concedute le infegne 
cornea’Proconfoli, sì perchè eraviur 
oracolo antico , che promettea liberti 
all'Egitto, allorché vi fofsero entrat 
i fafei e le pretelle Romane, sì perchè 
dandogli maggior dignità non venif 
fero a tentar cofe nuove appo unta 
popolo vano e leggiero . S’aggiu- 
gne qual la medefima fofse nel tempc 
degl’Imperadori Criftiani, e con qua 
fimboli fpiegata, e con quaì titoli ono 
rata da’ Principi. 

p-34°* Spiegafi quindi l’unica legge gii 
mentovata, e nel comentario fi difpu 
ta della podeftà d’efso Prefetto, della 
cura che dovea avere , acciocché 1 
grano, che l’Egitto prima in Roma, ( 
poi in Conllantinopoli mandava, fofse 
a quelle città giulla il coftume traf 
tnefso *, qual fofse la fua giurifdizione : 

e co- 



ÀRTICO LO Vili. 247 
? come quella cefsafse dipoichèi! fuc¬ 
cisore dal Principe mandato , foLe 
aurato in Alefsandria ; nel che la po- 
ieilà di quello Prefetto era diverfada 
Quella del Proconfolo , il quale, to'lo 
L he il fuccefsore entrato fofse nella pro- 
ùncia , perdea la giurifànìone ccnten- 
\iofa , e da quella del Prefide , che per¬ 
mea inficine la volontaria , ed era ri¬ 
cotto ad efser privato. 

Dell’ufficio di quell’ultimo dappoi 
"[ragiona; ma perchè il giureconfulto 
jjdacro nella prima legge di quello ti¬ 
tolo afferma , che il nome di Prefide era 
tj omune a’ Proconfoli e a’ Legati di Ce¬ 
sare , nel comentario s’efpone a quan¬ 
di convenifse quello nome generico , 
jlTendofi di fopra, come fi dffse, ab- 
j iattanza favellato delle provincie, nel- 

quali gli lleffi Legati di Cefare era1 o 
jibliti d’ efser mandati. Si difcorre poi 

' ".elle differenze che tra’Prefidi e Pro- 
onfoli fofsero , e quali cofe fpecialmen- 

^e a’ Prefidi fofsero concedute , o per Io 
C ontrario negate. Sotto la legge terza 
'Il defcrive l’imperio concefso a’mede- 

jj mi Legati di Cefare , e molte quiftio- 
i utiliffime al foro fi trattano. 

L Per tralafciare tutte le altre che dal 
Soffro autorequi fi rifolvono, nuova - 

, degna d’efser dagli lludioli faputa 
’ L 4 fi è 

.342. 

H5- 

•JJ2. 
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fi è quella , in cu i fi ricerca, fe pofsa i 
magistrato foreftiero aver podeftà foti 
vra i foldati, che navigando sforzarori 
no il capitan deila nave a far altnjo 
cammino di quello , eh’ il medefim 
avea deftinato. Si favella quidelfob 
bligazione de’foldati, e con vari pili 
eruditi fi dimoftra a chi fiano per tal 
colpe fuggetti. Si ofserva la differenza 
ch’evvi tra’ foldati e coloro che affittai)} 

la nave per condurre mercanzie ron 

i 
é 

tìs >• 

e come quelli ultimi commettano ui 
delitto di furto, per cui pofson efsejA 
dal fopraddetto magistrato puniti. or.: 

Il debito del magistrato giallo e ptu r 
dente maggior allora fi feorge , quan del 
do i deboli fono oppreffi da’ piu po ti 
tenti. Molti fono i mezzi, che dagl k 
interpetri e dal noflro comentator ipj 
fono deferitti per efsere in fimili oc jL 
cafioni adoperati. Si dimoftra , qua !Ìu 
debba ancor efser la diligenza del ma irli 
giftrato in investigare la verità delibi 
cofe, acciocché l’innocenza non venie, 
ga opprefsa; nel che primieramenttrop 
vien ponderato, fe il magistrato poi t; 
fa o debba tal volta , tralafciandJa! 
quello che dagli atti rifulta , e dall confc 
prove fi manifèsta , fegu ire la propri incoi 
e privata cofcienza. par < 

Celebre quifiione è quella, e ag 
tata 
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l ata non fol da’ giurilli , ma pene¬ 
trata fin nelle fcuole de’ teologi piu 
rinomati. Ben è verot che sì gli unì 
(i onie gli altri due diverfe, anzi con¬ 
ci rarie fentenze per lo piu hanno dì- 
li'efo. Crede il Cujacio , e con quello 
fgran parte degli interpetri piu acere¬ 
ti itati , anzi de’ piu famofi teologi, 

adoperate certe diligenze, deb¬ 
ita il giudice feguire gli atti e le pro- 
ye, fondati fu le ragioni, che in que¬ 
lli Io luogo dall’autore fi propongono. 
eiAltri fenza diltinzione corfero ad ab¬ 

bracciare il fentimentocontrario. Ma 
«nègli uni, nè gli altri ( al fentimento 
idei noftro comentatore ) s’ appofero 

io,il vero. Crede egli efserutilie buone 
e cautele dalCujaco, e dagli altri 

3téipportate, che il giudice debba fpo- 
ocgliarfi di quell’ufficio, e far le parti 
jabiu tofto diteftimonio, ovepofsacid 
w’arfr, ma quelle non ifciogliono la 
ipiiftione ; per la qual cofa è di pare¬ 
vo e , che il giudice pofsa, feguendo la 

Dropria cofcienza , afsolvere f inno- 
parente; ma non già condannare il reo. 
!!Cìctal fentimento dima egli non folo 
Conforme alle leggi che adduce, ma 
Rincora alla ragion naturale , la quale 

mr che ordini le prove per invellì- 
jnijare la verità, e non per opprimer- 
t, L s 1» 
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la ove la medefima fia palefe. Ma 
ove trattafi della condanna, oltre alla 
verità medefima ricercanfi le folenni- 
tà ftabilite, in difetto delle quali fi fa 
luogo fovente all afsoluzione dell’ ac- 
cufato, 

P-J7i Non meno diligente in raffrenar co¬ 
loro, che fovraltano 2! tributi e ga¬ 
belle, e in punirli ove mancafsero, 
checauto in indagare il vero, dee ef- : 
£er il Prefide- e perciò dichiarafi in 1 
quella parte, dì qual pena, fecondo 
le Romane leggi, farebbe degno chi 
fotto quello pretella defraudale i ; 
privati. Trattafi ancora degl’illeciti 
negozi, e dall’obbjigo che ha il ma- I 

*'37S' gillrato di fare, che il commendo, fia 
libero. Si dimoflracome debbano pu¬ 
nirli ifoldati e i falfimedici, accioc- 1 
chè non fiano di danno al pubblico t 
bene *, e quali, dopo efsere Hata ir- « 
rogata una pena pecuniaria che non d 
pofsa efigerfi per la povertà del de-« 
finquente, fiano le parti del magi- 0: 
ftrato. f( 

Molte cofe nella legge fettima fi il 
dichiarano appartenenti alla podelfà di 
del niedefimo, circa il cultodire gli 
edifizj privati; e fin dove ta.1 pode- ? 
Uà fi llenda; come ancora nelle Ieg-J1 
£i che feguono, la cura, che aver dee ’ 
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nel purgar le città e la provincia da¬ 
gli uomini rei e fuorufciti;- nella qual 
cola fi confiderà qual fia l’autorità 
del giudice di procedere ex officio e 
fenza accufatore, per inveftigare , e 
condannare i colpevoli; deputandoli 
fe tal maniera dì procedere fia inven¬ 
tata da! coftume > o dalle leggi Ro¬ 
mane : Come ancor a che cola fia te¬ 
nuta colui , che prometta folennemen- 
te di titrovare un reo , fpìeg-andofi a 
quello propofito alcune leggi ottima- 

j mente per altro interpetrate dalGot- 
i tofredo' il giovine . Finalmente per ?. 
j compire in quello titolo quel che ri- 
, {guarda fi imperio dello ftefso Prefido 
i nella provincia, fi ragiona della dili¬ 
gi gonza che nell1 inveftigare i rei dee 
c, tifarti. , quando fiotto fpecie di men- 
0 tira pazzia arctificono di far enormi 

ir. defitti; e antecipando la fpiegazione 
oR dell’ultimo capo di quefto titolo , qui 
^.opportunamente trasferito, di qual pe¬ 
lila fofsero degni, efiano coloro, che 

con efemp.i o parole corrompevano 
, 1 buon coftume de’ fervi, cd oggi 
,jHle’figliuoli di famiglia, efamigliarì, 

|j Queft’erano le parti del Prefide 
q,.3er quel che riguarda i fudditi dal 
i;1. Principe alla fua giurìfdizione com- 
Gaefli, e deono efsere le parti d’ui* 
, > L 6 V vigi- 



y.^oo 

252 Giorn. de5 Letterati 

vigilante magistrato e follecito del 
publico bene , Quelle che feguono, ® 
appartengono alla propria perfona, e a p 
•quella de’ Tuoi dimestici . Pel tenori 
delle Romane leggi non era lecito, al 5 
Prefidente partirli' dalla provincia , fe r 
pur non volefle partirli dalla medefi- j> 
ma per ifciorre qualche voto, fenza 
però rimaner fuori d’efia la notte . p 
Con queft’ occafione fi difcorre dìp 
quante forte di voti ufaflero gli an-jffl 
tichi, e quali voti coftumavanfi di!' 

et 

fare per la fallite de’ Principi : qual 
ragione potefle render a fe medelimo 
il Prefide , e quale a’ fuoi compagni, 
e famigliari ; fe potettero nella pro¬ 
vincia gli uni e gli altri contrattare, 
e quali cofe ; e qui s’agita la quiftio- 
ne, fe tal podeftà di contrattare fia fc 
conceduta a’ magiftrati perpetui, e ri 
come debbanft punire i compagni e dii 
ufficiali, che contro quelle e altre sua 
leggi commettono . E finalmente nei-fa 
3a legge decimanona trattafi della dpi 
piacevolezza e umanità da oflervarfipti 

pilo 
tori 
DO 

da’ magiftrati, la quale non degene¬ 
ri in troppa dimeftichezza e proprie 
d ifprezzo. 

Vip piu degna di rifleffione Uè la coi 
cpiiftione, fè il magiftrato fenza l’au- 
Ifcrità del Sovrano rinunciando alla 

cari- 
1 
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anca retti privo dell’autorità, e Tai¬ 
ra con queft’occafione trattata, fè 
lotta chi che fia ricufare un pubblico 
ìffìcio, che impotto dallo ftefìò ci ven- 
;a . Tal controverfia , meglio che da 
notti fi faccia , vien dilucidata dal 
ìoftro autore, e con l’autorità delle 
eggi, e pofcia de’ fanti fcrittori, e 
on varj efempj facri e profani dimo- 
trato qual fia Tobbligo del fuddito 
n quetto fatto verfo il fuo Principe, 
: la podeftà del Principe qual fia in 
sforzarlo ad accettare tal grado. Per ? 417. 
fidino in qual pena incorra colui, 
:he dopo ricevuto il fuccettor della 
arica, privato ancora perfeveri ad 
imminiftrarfa. 

Il Proccurator di Cefare alle voI-p.4tg, 
:e era mandato in luogo de’Prefidi; 
;d effendo egli con tal autorità man¬ 
lato, non v’ha dubbio, che avelie 
ina molto diftefa podeftà, accompa¬ 
gnata dalla giurifdizione . Del prin- 
ipio di queft’ultima non fi ha certa 
letizia j ben è vero che Giulio Li¬ 
ofilo non crede, chefoftea’Proccura- 
ori di Cefare, iqualiamminiftrava¬ 
io le provincie in luogo de’ Prefidi, 
:onceduta fuor che altempodiClau- 
iio Imperadore. Quell:’ oppimene è 
contraria al fentimento del noftro au^ 

tore * 
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tore , il quale con molte ragioni dimofet 
ftra , che l’autorità o giurifdizione eoiijtde 
ceduta da Claudio, o piu tolto dal Sette 
natodiRomaa interceflione di queltcjfe 
Principe, appartenefse a’ Proccurato¬ 
ri , che non aveano governo di prov in 

•eia alcuna. De’quali molte fpecie fc 
ne poffo no neililtoria e nelle leggi an jjbfì 
noverare;, e de'quali in quello luogo 
fifa dipinta menzione , in cui lì riget¬ 
ta ancora il fentimento del Gutterio., 
che pretefe effervi tali Proccuratori di 
Gefare , che uguagliafsero neH’autori-d 
tà il potere del Prefetto pretorio-. Spie- lt| 
gata dunque la podeltà di cadauno ,[■ 
vien anche deferitta la Ior dignità in- 
feriore a quella de’Senatori, e de’ Ca- m 
valieri Romani _ -0 

Nel comentario delta prima teggefo 
di quello titolo lì tratta delta podeltà L 
del Procuratore di Celare, per quel|2j 
che rifguarda f amuli niItrazione del- 
fuo patrimonio. Si difputa, fe que-;jì 
Ita folfe tale, che debbaaflamigliarli 
alla podeltà d’ un proccuratore che!ta 
amminiltra un patrimonio con lìbero 
potere, Si difamina fe fia vera Ta vol¬ 
gare oppinione» che il Proccuratore diL] 
tutti i beni non abbia ugual podeltà a 
quella del' fopraddetto, cioè a quella 
del Proccuratore con libero potere \ e 

riget¬ 

to 

PI 
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^'gettandoli quella diftinzione , li fa' 
edere, in che cofa fia fimile o inag* 

fiore l’autorità del Proccuratore del 
Principe. 
■ Nel fecondo e ultimo capo fi tratta p -b1* 
ella podeftà del Proccuratore di Co¬ 
ire nel punire i delitti, dimoftran- 
ofi in effa, che tal autorità ordinaria- 

[lente non potea competere a’ Proc¬ 
uratori di Cefare, che inficine non 
overnafsero qualche provincia. 
A’fopraddetti magiftratì delle pro- 

incie, di cui diftinta menzione fi fa 
el corpo de’Digefti, s'aggiugne una 
reve ma fuccofa notìzia d’altri magi¬ 
rati e dignità mentovate nelle colti- 
azioni de Prìncipi. E perciò ,defcrit- 
> l’ufficio di quelli, fipafsa adifeor- r 
?re dellautorità del Conte d'oriente, e 
la dignità così nativa comediminui- 
i per lo mezzo delle nuove leggi. Si 
tgiona de’ g-iuochi fatti per ordine 
i quello magiftrato, e che cofa folfe 
lui conceduto nell’ Autarchia,, che 

•a una Torta di fpettacolo congiun- 
> anticamente ad alcune fùperftizio- 
cerimonie in onore di Apollo. Ap-.Mj*«- 

refso fi favella dell’ufficio del Vicario, 
prima della origine per altro mol- 

». incerta di quello., non e (Tendo co- 
. indubitata, che ai tempo d’Alef* 

fan- 
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fandro Severo folle quello magifirato 
creato. De’ Conti delle cofe militari ine-, 
defimamente fi tratta, de’ quali l’orì¬ 
gine piu certa lì è quella che fi deriva 
da Collantino il Grande.. 

P-4J9* L’origine de Dicchi fi ha per piu an¬ 
tica , mentre al fentimento del Pan- 
cirolo, fiotto l’imperio di Vitellio era¬ 
no que’ già fiati creati : con quefi’oc- 
cafione fi parla de’ campi limitami o 
limitrofi, che afiegnavanfi a’ foldati, 

p.44* a’ quali quelli Duchi imperavano... Si 
efipone ancora qual fofse il poter loro 
fiotto Giuftino. il giovine, e perchè in 
quello tempo folte mutato l'antico fia¬ 
to de’ magillrati d’Italia, toltii Con¬ 
fidi , e abolito il Senato , il che non fu 
lieve cagione, che quella nobil parte 
d’Europa reftafise mifieramente inon¬ 
data da’ barbari Langobardi *, e fi fa 
menzione dell’origine de’feudi lotto ì. 
mede fimi. 

I Confolari primieramente da Adria¬ 
no Imperadore furono creati per go¬ 
vernar l’Italia. Dell’ufficio di quelli e 
loro dignità ancor qui fi ragiona ; e fi¬ 
nalmente de’ Correttori, e de’ Pre/idi 
così propriamente chiamati. Non in¬ 
degna d’effer faputa fi è l’opinione del 
nollro autore circa l’origine de’ Cor¬ 
rettori > la quale, giulla il fentimento 

: del 
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del Gottofredo i! giovine, non è piu an¬ 
tica del tempo di Coflantino. E ben¬ 
ché tal parere non piacele giammai 
all’autore, che Tempre ha creduto do- 
verfi almeno al tempo di Aureliano la 
medefima riferire; pure va in quello 
luogo conghietturando, che polla la 
medefima forfè del tempo di Antonio 
Caracalla e (Ter piu antica, attefa V 
autorità di Vopifco, Sefto Aurelio 
Vittore, ed Eutropio. Narrano que¬ 
lli, che Tetrico Tiranno vinto dall’ 
Imperadore Aureliano fu fatto Corret¬ 
tore della Lucania ; onde pare che in 
certo modo confermino la teftimonian- 
za di Papiniano giureconfulto che ville 
al tempo del fuddetto Antonino , che 
nella lepre ventefima del tìtolo dell' officio 
del Prefide de’ Correttori fa menzione. 
Quella fontenza fi rende vie piu della 
prima verifimile , folirifguarda il tem¬ 
po , che tra 1 imperio d’Antonino , e 
d’Aureliano trafcorfo . EfebeneTre- 
bellio Pollione afferma, che Tetrico 
fofse fatto Correttore di tutta l’Italia ; 
nondimeno rifponde il mede-fimo, che 
l una e l’altra teftimonianza di quelli 
iflorici pofsa dirli vera ; ritrovandoli 
taluno , che nello llefso tempo era Cor¬ 
rettore della Tofcana e dell’Umbria o 
d’altro paefe, e Correttore d’Italia, 

come 
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come dalle infcrizioni fi fa manifefto, 
che qui vengono rapportate. 

p -W9- Brevemente decorreremo di quello, 
che nell interpetrazione del titolo del 
Giuridico d'Aleffandrìa s’efpone. Si dà 
anche qui notizia dell’origine del magi- 
ftrato fuddetto, e nel cementano del¬ 
le due breviffime leggi, che in efso li 
contengono, fe ne fpiega l’autorità e 
la giurifdizione. 

Vien poi a trattarfi dell’ufficio degli 
Affé [fori , o Configlieri de magiftrati, 
efsendofi dal noftro autore tralafciata 
intera la fpiegazione del titolo dsWuf¬ 
ficio di quello , a cui vien mandata la giu- 
rifdizione, perchè di quefta materia piu 
ampiamente ci promette di trattare 
nel fecondo volume da darli in luce. 

p<m8-In primo luogo, per quello, che ri- 
fguarda la prerogativa di queft’ufficio , 
fi fa vedere come talvolta non folo i 
privati, ma gli fteffi Principi non ifde- 
gnafsero dì farfi Configlieri de’ lor 
magiftrati; ma che piu proprio era 
quefto de’ giureconfulti, i quali ne’ piu 
gravi affari civili affiftevano a’fonimi 
magiftrati, e a’ medefimi Principi. 
Nella prima legge a diftefo fi ragiona 
come e quando ila tenuto il magiftra- 
to per colpa degli afsefsori, e de’va¬ 
ri errofi ed equivoci prefi in quefta 

a- . ma- 
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materia dagli antichi interpetri, e da5 
volgari prammatici, e infieme qual 
lìa l’ufficio proprio deirAfsefsore. 

Segue finterpetrazione del capo fè- se¬ 
condo , dove ricercali chi pofsa arnmi- - 
niftrar queft’ufficio, e perchè gfinfa-- 
ini ne fiano efcluG, non già i liberti ; 
purché l’ufficio medelìmo non abbia 
rongiunta una fpecial dignità , alla 
juale non li pofsa afpirare fe non da- 

ingenui, o da chi abbia impetrato 
a ragione degli anelli d'oro ; e varie eru~ 
lite notizie circa quefta materia li. 
lanno. 

Ilcomentario della terza legge con- -p*47> 
:iene la fpiegazione della coftituzion** 
li Pefcennio Negro, da Severo eAIef- 
andrò Imperatori confermata , che 
Proibiva , che niuno non potefse efsere 
iella fua patria Afsefsore; e nella fe¬ 
dente legge, che viene ad efser nel 
Digefto in numero la lefta , li cerca e 
Afpone in quali cali ciò pofsa in virtu 
Iella legge medesima farli ; e nell’altra 
he fegue fi difcorre delfobbligo che 
la l’Afsefsore di non intrometterli in 
.ffari dalla fua profeffione e impiego- 
ontani. 

In ultimo luogo de’premj fi ragiona 
Lalle leggi agli Afsefsori conceffi, e 1 
lei filario o a loro dovuto , o pures 

agli 
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agli eredi. Varie fono le quifiioni, che 
nel comentario ultimo di quello titofe 
fi propongono . Prima è quella , fi 
fia dovuto all’afsefsore il falario, pò- 
ftochemuoja il magifirato prima di 
compire il tempo dell’ ufficio, e per- 

p.48e. ch£ • feconda, fe fia dovuto, pollo che 
muoja I’afsefsore medefimo ; terza, fi 
dato che fia così fiabilito per gli af- 
fefsori e fimili che amminifirano no¬ 
bili impieghi, abbiafi ad intendere il 
medefimo per gli altri ufficiali minori. 

Con quell’occafione tratta l’autore 
degl’inferiori e piu baffi compagni de’ 

p.48s magifirati. In primo luogo de’ Princi¬ 
pi dellufficio; de’ Cornicularj ; de’ Nu¬ 

merar] , o Tabular}', degli Attuarj\ del 
Commentarienfe o Prigioniere , e Tuoi 
aiutatori*, degli Eccettcri o Scrivani; 
degli Archivifti e Cancellieri; e de¬ 
gli Apparitori e turba di quelli. Non 
ci facciamo a raccorre tutte le cofe, 
o erudite o pratiche , che in queft’ul- 
tima parte dell’opera o dilucida o pro¬ 
pone l’autore, per non eccedere la mo¬ 
le d’un giufto riftretto . Solo quello 
aggiungeremo alle cofe dette di lopra y 
che prima che l’Italia fia fiata avvi- 
fata del pregio di quell’opera per lo 
mezzo de’ noftri Giornali, 1 intera edi¬ 
zione di Torino è fiata dagli oltramon¬ 

tani 



Arti co l o Vili. 261 

tanialla raedefima tolta . Vero è pe¬ 
rò, che in apprefso fe ne promette 
una non men bella rjjtampa in Gene- 
va a fpefe di Marco-michele Bofchet- 
ti, librajo e ftampatore , col fecon¬ 
do tomo della giurifdizione fin da que¬ 
llo tempo da tutti gli ftudiofi delle co- 
fe legali-erudite, che hanno letto il 
primo volume , con molto defiderio 
afpettato. 

ARTICOLO IX 

Ludovici a Ripa, aflronomid ac me- 
teorolo?i£ in gymnafio Patavino Profef- 
foris , Mifceliane a . Vcnetiis , atud Do- 
mìnicum Lovifam, 1725. in 4. pagg. 
78. fenza la dedicatoria a’ Sigg. Gio- 
vanfrancefco Morofini, Cavaliere; 
Andrea Soranzo Proccuratore ; Pie¬ 
ro Grimani, Cavalier e Proccura- 
tore, Riformatori dello Studio dì 
Padova. 

I. A L primo opufcolo di quella 
raccolta il Sig. Lodovico Riva 

ha dato quello titolo ; De rneteoro ignito 
quod in agro Tarvifi.no fuperioribus annis 
apparuit, Difiertatio meteorologica , babita 
in gymnafio Patavino V id. novernbr. ami. 
JVLDCCXXIV. Di certi maravigliofi 

feno- 
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fenomeni della natura, che dalla lira 
ordinaria combinazione di varie cagio 
ni vengon prodotti, e pere jò fono ra 
rilfimi, ogni qual volta accadono, f 
dee tramandare a’ poderi una diligen¬ 
te ed efatta notizia , accompagnata 
da tutte le piu minute circoftanze. 
Tali pofson dirfi que’fuochi, che na¬ 
ti dalla terra , e feminati fopra la fin 
fuperficie, da parecchi anni in qua,, 
in una parte della provincia Trivigia-i 
na fi fecero vedere con univerfale fpa- 
vento, e con danno di molti fi fono 
fatti fentire. L’autore di quella dif- 
fertazione non ha trovato prefso gli 
antichi fcrittori un cafo piu fimileal 
nojflro, del rapportato da Cornelio Ta- 
cito nel fine del lib. XIII. de’ Tuoi 
Annali. 

2- Prima però d’internarfi nelfilloria 
de’ fenomeni, non ha creduto fuor di < 
propofito il dar fe non altro un toc- I 
co intorno alla qualità de’ fiti e la t 

p- 4* coftituzion delle ftagionì. II danno è 1 
fuccefso nelle quattro ville di Gotico, r 
Ramone, Rojfano, e Galliera. Le pri- f 
me tre fono polle fra Caflelfrancc e ti 

Beffano, in poca dillanza l’una dall’ t< 
altra, e l’ultima nelle vicinanze di 
Cittadella poco lontana da Gotico. Le fe 

campagne fono magre ed afeiutte, io 
com- 
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compofte di terra mifta ad una ghia¬ 
ia grofsa , c a faffi rotondi, che chia¬ 
mano fluitati. Sono povere d’acque., 
fé non in quanto vi fcorre per mez¬ 
zo il picciol fiume Muflone, e vengo¬ 
no irrigate da canali fatti a mano, 
derivati dal fiume Brenta , poche mi¬ 
glia difcoflo, che fervon però fola- 
mente a innaffiarne qualche picciola 
parte . Gli ftratì del terreno fon di 
limo mirto a faffi , di labbia, di ghia¬ 
ia , di creta, e nuovamente di lab¬ 
bia e ghiaja in vicinanza dell’acqua, 
fenza che s’abbia alcun indizio di mi¬ 
niere faline o fulfuree. 

Quanto alla ftagione, non può ne- 
garfi che dal principio di quello fe¬ 
cola non predomini una oftinata lic¬ 
eità, la quale negli ultimi anni è giun¬ 
ta all’eccefso. Quindi non folo la fac¬ 
cia della terra è fiata arida, ma baf- 
fe oltre modo le forgenti e i fiumi , 
e i pozzi la maggior parte afeiutti. 
Il vicino mare Adriatico s’è ofserva- 
to ne’ fuoi foliti fluffi e refluffi afsai 
piu deprefso dell’ordinario, frequen¬ 
ti fi fono vedute le impreffioni me¬ 
teorologiche dell’aria. 

Ciò premefso, il primo cafo fuccef- p 
fé l’anno 1706. nel mefe di agofto/ 
in un li Co particolare 4?)Ja villa dì 

Gq- 

p. s 
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Gotico, dove quattro fiamme in quat 
tro notti feguenti abbruciarono una 
grande cafa villereccia dìvifa in pii 
parti fra loro dittiate ; e l’ultima nor 
avendo a che attaccarli, diede fuo 
co al pagliaio. Fu quello ofservatc 
cadere a piombo per una linea ver 
ticale ; e quello che è piu notabile 
un mefe in circa avanti la difgrazia 
tutti i buoi efiftenti nelle Italie della 
cafa fuddetta caddero infermi, il che 
avvenne ad alcuni altri buoiforaftie 

comperati dal colono per fuppli- ri 

in 

re al lavoro : ma riporti in altre ltal 
le ricuperavano immediatamente Is 
fanità-, non così le pecore, che tutte 
in brevilfimo fpazio quafi appellate 
morirono . 

Per allora così li terminò la fac 
cenda; ma alquanti anni dopo, cioèjf 
l’anno 1717. fi fecero vedere i fuo 
chi piu furiofi nella villa di Rolsa 
no , e vi hanno dimoftrate in partei) 
le loro ftrane proprietà. w 

Fu in quell’ anno un’ arìdirtìma pri-un 
mavera, verfo il fine della quale -len 
cioè nel mefe di giugno , comincia-a 
rono ad ardere alcune cafe di paglia 
porte tutte in poca dirtanza, in una 
contrada feparata dal corpo della vil¬ 
la fuddetta. Durò quello male, fen-^ 

za 

«P 

M 
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■'.a abbandonar mai fito , tutta la Ita¬ 
le*, nè cefsò mai fe non ammorzato 
dalle dirotte piogge cadute nell’autun¬ 
no. Sedici o diciotto furono le cafe 
Abbruciate*, e farebbe Itato maggio¬ 
re il danno, fe quegli abitanti con- 
■entandofi di dormire a eie! lèreno, 
vKin avefsero feoperti i loro tuguri, 
i Iafciate f ignude muraglie . S’olfer- 
i ò, che dopo la pioggia per alquan¬ 
ti dì non compariva il fuoco, nè ri- 
-ornava fe non dappoiché la terra s* 
■ra ridotta ad un certo grado diari- 
• ita. Non fu mai veduto a cielo nu- 
i olofo, non in quelle notti , in cui 
spirava vento: in guifa che erano da 
smerli le notti ferene e quiete, e 
>ntane dalle piogge di quattro ocin- 

•ue giorni. Nel principio fifacea ve¬ 
dere con Itan te mente verfolc duedel- 
ji notte; in progrelfo, qualche cofa 
du tardi verlo le tre, e di rado ver¬ 
si la mezza notte. I primi fenomeni 
*ano di grandezza quanto il difeo 

■inare; s’impicciolirono pofeia , fe 
jeneinciònon ferbavano certa rego- 

fomigliando i piu piccioli ad una 
iaccola accefa, e i piu grandi ad un 
ibppiere. Venivano da tutte le par- 

, e da tutti i venti, il maggior nu¬ 
mero però da tramontana , e pò- 

Tomo XXXVII M chiffi- 
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chinimi da mezzogiorno. 
P 10- L’anno 1720. comparvero piu im 

petuoli nella villa di Galliera , in tem 
po d’autunno , accompagnati dall 
medefime circoftanze. 

F*11, Con maggiore apparato tornarono 
a farfi vedere l’anno 1722. nelle du 
ville contigue di Ramone e Gotico 
Appretto l’autore pottono leggerli 1 
itrane circollanze che gli accompa 
gnarono. 

P,x5* Nel mefe di luglio del 1723. ritor 
narono ifuochi, e durarono , fino ch< 
dalle piogge autunnali furono ammor 
zati. Fra le circollanze una merita 
qualche attenzione, ed è che una fo 
la volta arrivarono ad incendiare d 
giorno. 

Sul principio dell’anno 1724. nelle 
villa di Galliera hanno confumati due 
cafoni. 

f>7j Finalmente l’ultimo sforzo è Hate 
a’primi dì gennaio dell’anno 1725 
nella villa di Gotico, nel (ito confile- 
to. Altro male non han fatto, fenor 
abbruciare due pagliai ; e venuta ver- 
fo i 20. gennaio dell’anno fuddettc 
la neve, non piu comparvero. 

p.ar. II. La feconda è una Differtazione 
geometrico-meccanica, intitolata de vi 
ve forum in bygrometris . Quelli ftro- 

■j meiK 
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lenti, che fervono per mifurare 1* 
midità e la ficcità dell aria, fi co- 
:ruifcono per Tordinario nella feguen- 
5 maniera . Si diftende una corda 
rizzontcilmente tra due chiovi, e al 
lezzo di effa fi attacca un pefo, il 
uale piu o meno difcende, feconda 
he maggiore o minore è la ficcità 
eli’aria. L’autore non fi appigliò a 
netta femplice ipotefi , e di quefta 
on fa che poche parole nello fcolio 
scondo al terzo problema, nel quale 
apponendo il pefo attaccato aqual- 
ivoglia punto della corda, defcrive 
on molta facilità quella curva, che 
^ona la cognizione della forza de’va» 
)ori. Quanta difficoltà includere que- 
to problema , potrà conofcerlochiun- 
jue fi prenderà la pena di offervare , 
he alla foluzione di quello non fi 
>oteva pervenire, fe non dopo aver 
òddisfatto a due altre quiftioni non 
fieno difficili e fcabrofe ; cioè 1. ri- 
rovar per qual curva difcenda un 
;rave attaccato a un punto d’una cor- 
a orizzontalmente tefa *, 2. determi-. 
are la curva che depriverebbe Io ftef- 
i grave , fcorrendo la lunghezza tut- 
1 della corda orizzontale . All’una e 
Maltratti quelle quiftioni foddisfa 1* 
\Uore: alla prima nel fuo primo prò- 

M 2 ble- 
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blema, alla feconda, nel fecondo, j 
P-2> Entra nel primo problema, dop< |, 

avere fcoperto una primaria proprie 
tà della curva in quiftione : quindi ab $ 
bandonando la relazione delle coordi 
nate alla curva , la quale importe 
rebbe una equazione altifiìma, e dif 
fàcile a maneggiare , ritrova in uns ] 
equazione molto piu femplice la re i 
lazione di due altre linee, chepoffor, 
determinar quella delle coordinaci 
flefse. In quella maniera ritrova una, 
equazione, che ridotta, come foglio-» 
no fare gli analilli, accenderebbe a 
fei fole dimenfioni: numero molto e 
molto inferiore a quello che avrebbe¬ 
ro le coordinate, fe fopra quella avef- 
fe egli rivolte le fue operazioni. 

p‘15. In quello folo non confitte l’artifizio 
dell autore; fi fa egli conofcere piu 
elegante, quando fi propone di co- 
ftruirela fua curva. Si ferve per co- 
flruirla, d’un’iperbola Appolloniana 
e di un cerchio : maggior (implicita 
non fi potrebbe defiderare. Quindi 
tefse una dimoflrazione , che tutta 
geometrica, lontanifiìma dall’analifi, 
termina nella primaria proprietà, che 
da principio feoperfe nella fua curva : 
fa quale dimoflrazione fe fofse fiata 
ojmmefsa, rollerebbe con ragione dub- 
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bìo, fe la coltra zione ingegnata folfe 

legittima. 
Alla prima coltruzione poi ne ag- P-a8' 

Igiugne un’altra, mediante l’iperboli 
'•e la parabola, 
e; Con la foluzione di quello problema P* ì°r 
^'introduce al fecondo, il quale fciol- 
■Ho mai non avrebbe fenza il primo, 
ej[ncalma di piu in quello un nuovo 
^problema, ritrovando laicalade*pe- 
m, che fanno equilibrio con le tenacità 
13 Iella corda, mediante il quale dà la 

:òflruzione della fua curva. 
Adorna poi ciafcheduno de’ fuoi P-Js* 

Problemi con corollari e fcholj oppor- 
uni; e nel fecondo fcholio al terzo 
iroblema determina la fcala delle ve¬ 
rità e de’ tempi nell’ipotefi piu fem- 
dice degl’ igrometri. Sarebbe defide- 
abile, che fofse coltivata quella vì- 
a, e fi facefsero molte ofservazionì 

:o|)pra tal materia, mentre così po^ 
rebbe molto avanzarli la nuova fcien- 

, chiamata Aereometria , polla in or¬ 
ine dal Sig. Crilliano Wolfio. 
III. Il celebre Sig. Giovanni Berncul- p. jy. 
, nello fciogliere il problema pro¬ 
aito dal Sig. Taylor ( AttidiLipfia 
719. ) registra in fine otto teoremi 
ipartenenti alla medefima materia, 

uinrca la quale all’ora verfava. I quat¬ 
ti 3 tro 
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Tro primi contengono le quattro fe 
guenti formule: 

--Kf i « 
t. j'à x: H-f XI q 

pi -k ff j_ 
2. jx dx : e-^fx*! q 

K?_i _K— x 
3. f x dx: e -f-f x ‘ì “ 

K q—X   KfpT 

4. j'x d x : e Arf xl q 

Dice il Sig. Bernculli efsere tut 
te quelle formule integrabili, fup 
ponendo K, p numeri intieri affer 
rnativi, fenza fare verun’altra limita 
zione. 

Dì dimoftrare quelle formule qua 
drabili fi prefe la pena il Sig. Àtv, 
nella prima parte della fu a Dìffertaùo 
ne analìtica, che è la terza di quell, f 
mifcellanea . Per le due prime formili 
adoperò la foftituzione e -*-/> ? x ? 
e nell’altre due fece e A-fxizzz. All {l 
dimoflrazioni aggiunge diverfi corol jj 
Iarj, e in fine uno fcolio, moftrandi p 
contenerfi le quattro formule del Sig1- 
Bernculli nella generalilfima x d x è 

i + f x ? , la quale dimoftra integra J 

p.4t. bile , e quando a — - — 1 — ^ fi;|c 

numero intero affermativo, e quanr 
do 
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.do »j 4 1 ~ 1 fia pur tale. Quindi fa 

7 
vedere a quelli due canoni foggette le 
formule tutte del fuddetto Sig. Ber- 
jiculli. Gli altri quattro teoremi Ber- 
noulliani propongono quattro formu¬ 
le riducibili, dice egli, alle quadra¬ 
ture del cerchio e delfiperbola ; e fo¬ 
no 

P 7 -» 

5. fx d x e +fx 7 

—f 7 ________ n 
6. fx d:c : tt / x 1 

p < f ' - i 

7. j x d x : e + f x 7 

8. j'x * — d x: e +fx? 

Nelle quali formule <7, ed / lignifi¬ 
cano qualunque numero rationale ; n , 
P qualunque numero affermativo. . 

Dopo aver dimoffrati quelli quat- p «9. 
tro teoremi, con molta induffria of- 
ferva , contenerfi le quattro formule 
Bernoulliane nella fua generale x m d x : 
__n 

e t fx 7 fupponendo qualunque nu¬ 
mero razionale per gli efponenti m ■, 
'n, n . Olferva col celebre Sig. Gabbriel- 
lo Manfredi, dipendere quella dalle 
quadrature del cerchio e dell’ìperbo- 

M 4 la 
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la nel cafo che 1 \ g ha inrer rf 
Oj 

affermativo; e aggiugne, ancora o • 
tenerh Io beffo, quando m + 1 — q —. ;; 

?. ti 
ha pure affermativo intero; il qu; j 
pafso quanto ha vantaggiofo per I , 
dottrina delle quadrature, potrà cisj 
fcheduno intenderlo, che ha di ta 5 
materie informato. 

IV. In ultimo luogo h legge la prcj 
luhone che recitò il Sig. Riva nel mef t 
di gennaio deiranno 1720. alla pre ( 
fenza del Sig. Daniello III. Delfino 
Podelfà di Padova, allorché diede lo 
devol cominciamento alla fua pubbli 
ca lettura . Efpone qui efso, qua 
abbia ad efsere in quell’anno il Aio uf 
ficio, cioè di trattar delle meteore. 
Ma tolto foggiugne, che fpazioh af i 
fai hanno ad efsere i confini della fua. 
Metereologia : imperocché non è egli 
per riftringerli a quelle fole maravi-, 
gliofè apparenze , che foglion tal voli 
la vederli nell’aria ; ma è per eften- 
derli per gli ampiffimi fpazj dell’ete¬ 
re e del cielo, fin dove arrivar può 
f acutezza dell’occhio umano, efot- 
tomettere alla fua conhderazione tut¬ 
ti que’ fenomeni che in effi e in qua-r 
lunque corpo cclefte apparirono : al 

. - ■" che 
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i:he anche fare foggiunge d’aver non 
leve ragione, mentre nella fua cat¬ 
tedra la lettura delle fcìenze aftrono- 
'niche va congiunta a quella delle me- 
ereologiche. Lalciati i motivi prelì 

gialla dignità, utile, e diletto, perii 
quali altre perfone dotte fi fono pre- 
le a lodare la metereologia , propo¬ 
ne egli di lodarla dalla fua bellezza 

» pulcritudine , intendendo col nome 
3ii pulcro , ciò che nel fuo genere è ot- 
!c imo e perfetto. E quella pulcritudine 
e?gli in cinque cofe fa confiftere, co- 
'?ne in fue note caratteriftiche ; e fo- 
°*io la varietà , l’uniformità , f armo¬ 
nia, l’ordine, e la proporzione: le 
Squali poi tutte, una per una, vadi- 
1-noftrando apparire nelle meteore; e 
-; OSÌ quelle fa efsere le parti nelle qua- 

i il fuo ragionamento è divifo, 

ARTICOLO X. 
i' 
!■ 
a 
0, 

.10 

jt 

.it- 

Ivacinthi Vincioli Epìftola de XII, 
■ doBìjfirnis Lucen/ibus viris Congrega* 

tionis Matris Dei, qui 7iobìlìjJim& ci- 
vitatis laudes adaugent, ad Cl.R.P. 
Jo. Dominicum Man/t. Venetiisy typìs 
Dominici Lovif&y 1725. in 8. pagg. 3 2, 

L Sig. Ab. Giacinto Vincioli, nome 
già piu volte regiltrato nel noftro 

M 5 Gior- 
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Giornale con lode, delìderofo di dai 
un nobile cqntrafsegno di fua divi 
zione e di fuo amore , sì verfo la Coi 
gregazion venerabile de5 Padri deli 
Gran Madre di Dio, e sì ancora ve; 
fu la città di Lucca,, dove prefent< 
mente follie n con lode fufficio labe 
riofo di Auditore, fi prefe a fcriver 
queft’opufcolo. Qui egli in primo lue 
go le cofe piu memorabili di quell 
gloriola città e repubblica va brevej 
mente raccogliendo ; fra le quali me! 
te non. in ultimo luogo, 1’ effer nat 
in effa e crefciuta fa Con gregazion 
fopraddetta, di cui e i primi fonda 
tòri e i piu cofpicui tra’ figliuoli 
fono, flati fuoi cittadini,, eia maggio 
parte della primaria nobiltà. Dique 
ìli elfo ne ha fcel.to. un numero d 
Dodici. 

f*11* Cominciafi dal P.. Ce far e Fran 
ciotti , cafa. delle piu antiche e pi; 
onorevoli di fua patria ,. di cui. fu u 
chiari0i.,m.o, fregio, il Card, Marcante 
ilio Fran ciotti, V'efcovo, di Lucca, < 
che a noilri giorni fi fpegne in d uè fem 
mine, pafsate nelle famiglieGuinigh 
è Arnolfini , Il giorno, di fu.a nafeit, 
fu il 3. di giugno deiranno 1557. e’ 
di 9. di novembre dell’anno 1627.. fu 
43,110! di fua morte. Fu egli uno di que 
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primi che fondarono il fant’ordine 
l- illuftrollo con la pietà Angolare del 
fito vivere e de’ fuoi ferini; per li qua¬ 
li viene annoverato fra’ primi maeftrì 
di fpirito. La piu infigne delle fue ope¬ 
re fi è quella che intitolò Pratiche di 
Me di* anioni per avanti e dopo, la Santif- 
fìma Comunione fopra tutti i Vangeli dell* 

-nino \ la quale divulgatali fa'prima 
fiata per le (lampe di Giovambatilta 
Combi, di Venezia, nel 1614 fu di¬ 
poi e qui e altrove in varie forme, 
e con varia divfilone di tomi, ben 
.quindici volte riffa rapata , i n Acme 
(on altri fuoi divotilìimiopufcoli, la 
maggior parte qui annoverati dal Sig. 
Ab. Vincigli, Stampò in oltre le Vite 
de' Santi Lue chef \ \ l/l aria del Volto San¬ 
te ; VI fioria della Madonna de’ Miraco¬ 
li \ la Vita del P, Dìonìfio Martini ; e 
le Opere di Pietro da Lucca . Lafciò 
inedite alquante altre fue opere, cioè 
adire, Meditazioni, Prediche , Difi or- 
fi , Lettere , le fette Giornate fopra la 
crcazion del mondo, Cinquanta Lezioni 
fov.ra le Parabole di Salomone, YEfpofi- 
zìon del libro de' Numeri, e le Vite de' 
Padri Giovanni Lionardi e Lodovico Bon-, 
vi fi,. 

2. Sìc-gue l’elogio del P. Marco Graffi, p., Jt. 
iafigne predicatore, nato l’anno 15^4.. 

c - M 0 emor-. 
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e morto l’anno ióóg. elTendo entrat 
in religione nel 1612. Diluiabbiam 
alle ftampe i Supplementi a’ Penfìeri fa 
cri delVener. Giovambatifta Cionio 
e le Meditazioni e Soliloquj per prepa 
rarfi ogni lunedì alla Tanta comunio 
ne per f anime de5defonti, fcrittivol 
gannente; e, fcrittoin latino, il libre 
intitolato Lucenfium pietas in Crucifix, 
imaginem, quarn vulgo Vultum fanElum 
dicunt. $erbanfi inediti fette volumi 
di Lezioni fopra Giob , [opra jToblia, t 

Jopra Giofuè. 
3. Nacque il P. Girolamo Fiorentini 

il dì primo d’ottobre del 1Ó02. entro 
in religione il dì 0. di gennaio del 1621, 
e mori il dì 18. di maggio del 1678. 
Diede primamente alle ltampe di Lio¬ 
ne del 1Ó58. l’opera famofa , intito¬ 
lata Homo dubius de baptìjmo abortivorum , 

five de hominibus dubiis baptizandis ; la 
quale corretta in piu luoghi e accre- 
Iciuta, fu anche nello Hello luogo ri- 
ftampata nel 1674. dove altresì fan¬ 
no apprefso ufcì altr’opera con que¬ 
llo titolo : Comosdio-crifis , five thè atri 
contro, tbeatrum cenfura . Nella volgar 
favella eziandio pubblicò. X1 finizioni 
a5 parrochì e confefibri, intorno alla 
colpa gravilfima di maledire i figliuo¬ 
li; e un Or ardono in lode di S. Vincent 

zio 

? 
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x zio martire; oltre ad altre cofeche dì 
k lui ferbanfi , fcritte a mano. E quin- 
i di prefane lV>ccafione acCennanfi alcu- 
>! ne cofe dì Francefcornatici Fiorentini , 
^fratello del P. Girolamo, del quale s e 
o-parlato con lode nel tomo IX. del no¬ 
li ; flro Giornale, a c. 261. 
'(> 4. All’elagio del P. Ippolito Marracci f 
Spremettonfi le Iodi di due Lodovici, 

Scrittori infigni della medefima fami- 
ai glia , e della medefima congregazio- 
t'ne. Ma noi fol poche cofe tocchiamo 
del P. Ippolito, nato nel 1604. 18. feb¬ 

braio, enei 1621. rendateli religio¬ 
so. Fu uomodiefemplare pietà e di- 
1. /ozione verfo la gran Madre di Dio , 

:ome ne fanno fede , oltre a piu ope- 
io.re ancora inedite, le Tegnenti, in piu 

inni e in piu luoghi imprede : De Ho-, 
'lancrum Pontifìcum in Mariam piotate / 

?ro Mariane corone calculis differtatio ; 

ìpofloli Mariani ; Fundafores Mariani, 

ììbliotbeca Mariana , Cefares Mariani, 

ilia Mariana , Peges Mariani, Heroi- 

es Mariane, Polyant he a Mariana , Ab 

in Mariale Ifidori Tbeffialonìcenfis ?i 

dote in Mariale S. P^ay mundi Nonnati, 

'rutina Mariana de Conceptione ec. Vìn- 
ìcatio Cbryfioflomi in eadem controverfia, 

indicatio S. Catbarine Scnenfìs a commcit¬ 
ila revelatìone e idem, S. Catbarine Se- 

nev.fi 

. i*. 

I 
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nenfi adfcripta contro ìmmaculatam Con- 
ceptionem M. K De D. Vìrgìne Copeco.- 
vana in Pemano regno , Fides Capetemi : 
alle quali opere aggiugniamo quelle 
altre due:.Prìncipes Mariani , Marìa- 
le S. Jofephì Hymvograpbt, tradotto dal 
greco, e ili ufirato con note. 

$. Entra in quinto luogo il P. Mxjji- 
mìliono Deza, chiarifiìmo Predicatore , 
nata il dì 20, d’ottobre del 1628. enei 
1695. morto in Vienna,, dove tre vol¬ 
te avea predicato a quella corte Cc- 
faria* ScrilTe , e vivendo pubblicò 1' 
IJlorìa genealogica della famìglia Spinola ; 

X frutti della divina grazia ; Il cuore a 
Dio, ovvero' trattato della retta intenzio¬ 
ne; La vita deIV. P* CeJare Francwttì ; 
La vita della famofa Fieno Cornara : 

Iflruzìcne per v fognar la Dottrina criflia- 
vc. ; Gli amori. EucarifHci poe/i e ; Pre¬ 
diche dell Avvento ; Orazioni facre , 2. 
voli. la Vita del Sig.. dì Rentì, tradotta 
dalfranceP: e un trattato fatino De 
baptìzandis foetibus. abortivi s. Il fuo Qua- 
refimale dopò, la morte fua venne in 
luce*. 

6* Succede l’elogio, del P* Bartolom- 
meo Beverini, la cui' nafeita avven¬ 
ne a’ 2. di maggio. 1629.. e la morte a’ 
27. d’ottobre 1689. Serbafi nella libre¬ 
ria della fua religione in Lucca \Iflo-. 

f 

l 

ria 
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ria di quella repubblica , fcritta di pro¬ 
prio pugno dell’autore , a cui altre 
opere pubblicate per la ftampa con- 
ciliaron lode non ordinaria , e fovra 

■ tutte il filo Syntagma de ponderibus & 
l mevfuris , ina predò piu volte in Italia 

e fuori, e illuftralo da piu uomini 
• valenti. L’altro opere fono Carmina; 
, I’ Eneide di Virgilio in ottava rima ; JU- 
1 me ; Dijccrfi J,acri ; Vita di S. Cecilia , 

! con oNervazioni iiloriche \ Predicò:, 
ijLcrji, e lezioni* 

il 7.. Dovea tal edere la divi don di ? 
queft op.era > che ifei primi foiber elogi 

« d'uomini già defunti., e di viventi fuL 
? fero gli altri fei; ma ruppe la_morte 

; cotal divi.famento , e nel 1.725. in tem-. 
!.' po. che il noftro autore lavorava nella 
:• tenitura dell’opera prefente > ci.rapì il 
fjp. C('flautino Manfredi, già in etàd’an- 
2.1 ni 85. Sin del 1713.. dalle ltampe dì 
tipel.legri.no Fred.ianì di Lucca pubblì- 
)t cato, aveva 11 governo pratico del Pr'vu 

ci;e crifliano , fecondo le niojfimc della ve- 
iij ra così divina come umana politica.. 

8. Primo, dunque de’viventi uoini p 
ni illustri, della Nella città e religione 
viene ad annoverarli, il P. Co/l antim 
Roncaglia, il cui anno della.nafcita fu 

rei il 1677. e dell’ingrelTo nella religione 
/li il |6q2. Stampò in fua patria i libri 
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che fieguono : Alcune converfazìonì e lo¬ 
ro difefe efaminate co’ prìncipi della teolo¬ 
gia ; La famiglia crijlìana inflrnita nelle 
fuc obbligazioni ; Quxfita dogmatica & 
moralia de SS. Ecclefu facramentis \ ac- 
cejft in fine opufculum de fpeciebiis eucba- 
riflicìs adverfus atomiflas. 

p-2.3- 9. Viene apprefso il P. Antonio Tom- 
mafiy nato l’anno 1668, Egli è d’ un, 
ottimo gufto nel verfeggiare tofcano , 
e particolarmente nel genere anacreon¬ 
tico , come ne fan fede le fue poefìe 
fparfe in non pìccìol numero per le 
piu infigni raccolte, e sì ancora que’ 
Sonetti pajlorali che iniìeme con altri 
del P. Sebaflìano Paoli, filo confratello 
ed amico, dettò per la monacazione 
della Sig. Maria-Virginia Bottini. Su 
qual efemplare lo ftelfo lavori le fue 
rime, può comprenderfi dalla Dìfefa 
da lui comporta di alcuni Sonetti e 
varj palli delle rime di Francefco Pe¬ 
trarca , unita alla Dìfefa delle tre can¬ 
zoni degli occhi dello rtefso poeta, 
dalle ©ppofizioni del Sig. Lodovico» 
antonio Muratori, comporta da’ Sigg. 
Giovan-bartolommeo Cafaregi e Gio- 
van-tommafo Canevari . Ma del folo 
nome del P. Tommafi va fregiato un 
Compendio della vita di S. R.ofa di Lima , 
con una novena in onore de fa medefima, 

io. Da 



Articolo X. 281 
10. Da pia luoghi del noftro Gior- P-2s 

naie fi fon pigliate le notizie delle co¬ 
le fcritte dal P. Alejfand^c-pomteo Ber¬ 
ti, il quale affermali effer nato l’anno 
1684. Imperocché nel to. XaVI. ac. 
293. fi legge una Tua Lettera al Sig. 
Lodovico-antonio Muratori, intorno 
allo fcoprimento delle reliquie di S. 
Pantalone, Martire Nicomediefe; e 
a c. 439. fi accenna una Tua opera eru¬ 
dita, che tiene all’ordine per dare al¬ 
la luce , contenente le Memorie devli 
Scrittori e letterati Lucchefi. Così pure 
nel to. XXXII. fi fa commemorazio¬ 
ne lodevole d’altra opera dallo ftc-fso 
promeffa al pubblico, cioè delle Ri¬ 
me e Profe di Monfi Giovanni Guidic- 
:ioni, da effo corredata di Note , e 
d’un’efattiffima Vita di quel chiariffiw 
rio Prelato : delle quali opere s’è ac- 
:efo ne’ letterati un focofifìimo defide- 
'io. Finalmente nella parte feconda 
lei to. XXXIII. a c. 446. s é data no¬ 
tizia d’uliOrazione da lui recitata nel 
unerale dell’ Imperadrice Eleonora- 
naddalena-terefa di Neoburgo. 

11. Occupa il luogo undecimo il P. 
\ebafiia?io Bauli, già per la feconda P’27 
roIta eletto fuo Predicatore dalla S. 
2. R. M. di Carlo VI. e onorato dal- 
0 fteffo del titolo di filo Iftorico nel 

re- 
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regno di Napoli. Nacque Tanno 168 
e Tanno 1705. veftito avendo abito <! 
fua religione, da molti de5 primi pu 
piti fe ammirare la fua eloquenza e 
fuo zelo. Di lui qui s’accennano 
opere feguenti, tutte anche riferii 
in varj tomi del noftro Giornale: Di 
quifizione ijlorica della patria, e cornee) 
dio della vita del Card. Jacopo Armena? 
nati \ Difsertazione della poefia de’ SI 
Padri greci e latini ne primi fccoli de, 
la Cbiefa ; Vita e virtii di. Elifabettn Ai 
bano, del ferri ordine di S. France/co 
Dìfefa delle cenfuredel Sig. Lodcvico Ai 
tonio Muratori contro l'Eufrafio, dialog 
di due poeti Vicentini; De rifu exorci 
%andi aquam in ecclefta Neritina, dijfcr 
tatio ; Frammento di lettera al Sig. Mar 
eh. Scipione Maffei, [opra tre manuferitt 
greci antichi, inferito nel to. XXXI] 
c. 58. del noftro Giornale; Denumm 
aureo Valentis, differì atto \ Kagionamen 
to Jopra il titolo di Divo dato egli ariti 
chi Imperadori ; Orazione nel furierai 
deir Imperadrice Eleonora Maddalena Tt 
refa, Palatina di Neoburgh ; Orazion 
funebre nell'efequìe di Movf. Martino Gì 
gli \ Funerali e orazione per D. Giovati 
.ria Pigìi atei li d'Aragona ; Pro D. Alexaz 
dro Vicentino , Arclnepifccpo P'hejfaloni 
cenfi, laudario fjunebris : alle quali poi 

-vi fiam 
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fiam aggiiignere altra Orazione dello 

:llelTo autore al Sig. Giovanni Priuli, 
Cavalier e Proccuratore di S. Marco. 
E di quelle ed altre orazioni qui af- 
ferifce il Sig. Ab. Vincioli, eflerfene 
fatta nel 1724. una piena raccolta in 
Napoli in 4. Aggiunganfi aquell’ope- 

•re i Sonettipa/iorali per la monacazio¬ 
ne della Sig. Maria-virgìnia Bottini, 
\i quali ftampati con altri fimilidelP. 
•Tommajì, fono flati da noi riferiti al 
; num. 9. Nè fi ommetta la Vita del Veti. 
\Monf. Fr. Ambrogio, Ve/covo di Nardo, 

riferita nel to. XXIX. del Giornale , a 
!fc. 351. Come altresì le due edizioni 
^-Napoletane della Merope, tragedia del 
r*Sig. March. Scipione Mc.ffei, illuflrata 
rdal P. Pauli di nuova prefazione e di 
'mote *, e i libri Della /ciana chiamata 
ìcavallerefcaì dello ftelfo autore, pur 
waccrefciuti dal fuddetto P. Pauli di 
‘'-fua Prefazione e d ’ indice copiofo. 
*■ 12. Volgeli l’autore in ultimo Iuo-p. jo. 
•ijgo al P. Domenico DAanfi, a quello flef- 
ffo a cui nel principio intitola quella 

1 fua opera. Fra le lodi che gli dà dì 
!■ nobiltà e di virtù , inferifce anche 
!■ quelle di fua molta dottrina, di cui 
-le n’ebbe ultimamente un bel faggio 

( nel libro che llampò De cafibus Epi~ 
i fcopo refervatis. Celebra dipoi la ver- 

« iìone 
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fione latina per lui fatta del Defila* 
della Sacra Scrittura compilato in fran- 
cefe dal P. Calmet, che teftè ufcì alla 
luce (a) ; e altra fua opera fu cui fta 
egli lavorando Dell’origine e avanza¬ 
mento della fede crìflìana - L’anno 1692. 
fu quel della nafcita del P. Manfi ^ che 
nel fedicefimo di fua età confacroffi a 
Lio nella religione. E qui chiudefi que- 
fto trattato, col proteftare, che ol¬ 
tre a’ fopraddetti dodici uomini let¬ 
terati della ftefia città e religione, al¬ 
tri non pochi ve n’ha, degni anch’eflì 
d’efsere rammemorati con lode; tra’ 
quali tiene luogo onorevole il P.Gio- 
vambatifla Cionio, autore d un libro di¬ 

vo¬ 
ra) L’opera è (tara imprefsa con quello titolo : 

jDióftonarium hifioricum , eriticum , chronologicnm , 

geographicum , <tr hferale Sacra Scriptara , authtr- 

r» \a. R. P. D. Augurino Calmet , Ordini; S. 
Benedici, ^Abbate S> Leopoldi N.incicnfìs , e gal¬ 

lico in latinurn trans Intuir» , ir nonnihil expurga- 

tum . Toma; primus . Luca, typis Sebafliani Do. 

minici Cappati, 1725- in fogl. pagg- - 
Tomus fecu'idas , Luca, tjpis Leonardi Ventarvi’' 

ec. pagg. 552. Nel principio del primo tomo, 
oltre alle prefazioni dell’autore c del tradirte¬ 
le, fi legge un numerofo Catalogo di ottimi 
libri, che lervir pofsono allo fiudio biblico , 
col titolo di Ribhotbeca facra . 

<Vieft’opera ftefsa fu dipoi , fimilmente in 2. voli. 
»n fogl. rifiatai paia in Venezia per Baftiano 
Coleti, accielciuta di una gran parte delle ta¬ 
vole in rame, delle quali c illuftrata l’edizio¬ 
ne francefe , e della fpiegazione delle medefi- 
me ; che tutte nell’edizione di Lucca fi defi- 
deravano . 
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1 /otifiimo , intitolato i Sacri penfieri, 
.! jià piu volte (lampato ; e che aven- 
1 io cominciato a tefser gli Amali deì- 
1 la fua Congregazione , quelli ora da 
. altri valentuomini fi van continuan- 
, io, con la fperanza che una volta fi 
i lonino al pubblico. E finalmente fi 
i lomina il P. Girolamo dal Portico , il 
. juale fcrifse latinamente una Narra* 
. 'dove delP ingrefso delle milizie Alaman- 
. \e in Napoli, che originale ferbafi ap- 
. irefso il Sig. Matteo Egizio. E qui 
ìaccenniamo alcuni errori occorfi nel- 
' a (lampa ; come dove, alla pag. 4. 
. in. 22. leggefi Ab inclita civitatis, vuoili 

iggiugnere exemplo •; alla lin. 23. il qucd 
ruoI mutarli in quid; e alla lin. 28. 
lopo Gallorum , manca aliarumque gen~ 
ium . Così alla pag. io. lin. 29. inve- 
e di duobus, leggali undecimpropugna- 
ulìs\ e alla pag. 31. nelle due ulti- 
ne linee , in cambio di Grimanorum 
ee porfi Germanorum . Taluno piu de- 
cato v’ofierverà forfè qualche altro 
rrore, eh’è però di minore impor- 
anza e di piu facile ammenda : i qua- 
errori non tanto all’inavvedutezza 

i chi alfiftette alla correzione, quan- 
o alla lontananza dell’autore (tefso? 
riputerà l’autore benigno. 

AR- 
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ARTICOLO XI. 

Elogio di Fr. Marcantonio Zonda 
dar.1 , Grcin-maeflro del J,acro ordim 
Gerofo limitano. 

NOn è sì lontano dal noftro iftitu 
to come a certuni fembrerà 

i qui riferire la vita e le gefta di Fr 
Marcantonio Eondadari, che per tutt 
i gradi della nobilifiìma religion mi 
litare di S. Giovanni Gc-rofolimitano 
fall ultimamente alla dignità fupre 
ma di Gran-maeftro della medefima 
Imperocché fe il mondo lo ha fem 
pre considerato un Cavaliere di va 
Jor efimio , e un Principe di grar 
fenno e maneggio, e in tutte le cir 
coftanze un perfonaggio di pietà 
virtù ringoiare ed eroica; ha ezian 
dio egli faputo darli a conofcere uo 
mo di non comune dottrina, ma fo 
da e adattata alla fua religiofa prò 
fellione. Ne fa chiara teftimonianza 
la fua opera, da noi riferita ac. 473. 
del tomo XXXV. del noftro Giornale 3 
primamente nel 1721. dalle Stampe 
di Parigi donata al pubblico conque- 
fto titolo : Breve e particolare iJlru%io- 
ne del [acro ordine militare degli Ofpì- 

Tela- 
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"diari, detti oggidì volgarmente di Mal- 
'a, e della diverfa qualità di perfcne e 
li gradi che la compongono; e dipoidei 
[724. ridonata per le flampe del Co¬ 
rnino di Padova, con la giunta d’una 
nia Varafrafi del Salmo XLI. dello ftef- 
oautore, Tempre in 8. Trovali però 
meritamente nell’Accademia de’Fi- 
iocritici di Siena Tua patria regiftra- 
o il Tuo nome ; la quale in qualità 
li Colonia, efsendo Fata incorporata 
Ul’Arcadia di Roma , egli nella ftefla , 
ome Arcade Pallore , li cognominò 

[ppodo Miagriano. E nel Serbatoio dell’ 
Arcadia fuddetta ci perfuadiamo che 
èrbinlì parti nobili di quella cafta poe- 
ia, che vien lodata in un epigram¬ 

ma del Sig. Cav. Fr. Giovambatifia Spi- 
vola , allor Convittore del Collegio de¬ 
mentino di Roma, e inferito a c. 47. 
ella bella raccolta fatta in lode del 

, .ondadari, e ftampata apprefso la Let¬ 
ica di Girolamo Gigli al Sig. Francefco 
iccolomeni (a) dove il ragguaglia del- 

: fefte fatte dalla nazione Sanefeper 
j. Tua efaltazione al Gran-magiftero. 
,.Ia Tarali forfè in maggior numero 
quelle poefie, che trovate faranfifra1 

Tuoi 
I' 

In Roma, nella (fampcria delTinaJfi, 1720. in 
•». Veggafi riferito quello libro a. c. 5,7. del 
tomo XXXIII. p. II. del noftro Giornale. 
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fuoi fcritti dagli eredi fuoi . Non fol 
però nella Colonia *A.rcadica de’Fifio- 
critici, ma ancora nell’infigne Acca¬ 
demia degl’Intronati di fua patria, 
efsere flato aggregato il noftro Gran- 
maeftro, ne fa fede il Gigli nella fo- 
prannomata Lettera a c. io, dovede- 
fcrivendo l’apparato fatto nella chie- 
fa di S. Bernardino da Siena in Ro¬ 
ma , per le felle fopraddette , dice, 
che nell’entrare della ftrada Giulia , 
che conduce a quella chiefa, vedeafi 
eretto un arco maeftofo, ordinato a 
fòftenere nove medaglioni a chiarofcu- 
ro, coloriti de’ fatti piu infìgni del Zon- 
dadari:„ nel primo de’quali ( dice il 

„ Gigli) facendoli da bafso, vollefi di- 
„ inoltrare la fua coltura agli STUDJ 
„ piu ferì, cosìneli’adolefcenza che nel-1 
3, la gioventù , e la fua amicizia colle piu : 
3, CASTE MUSE, onde fi fregiarono] 
,, del fuonome e l’accademia di Parma,] 
„ e quelle degl’Intronati e de5 Fifiocri-; 
„ tici di Siena , e l’Arcadia di Roma.i 
3, Eccone lo fcritto a piede : MARCUS; 
,, ANTONIUS IN ACADEMIA PAR-i 
„ MENSI HUMANIS LITERIS IM-r 
„ BUTUS, INTRONATORUM MU- 
„ SAS EXCOLIT, ROMA E INTER 
„ ARCADES ADOPTATVR. « Mai{ 

è già tempo che noi veniamo alle piu. 
par* 
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il >articoIari notizie della vita del chia- 
I irtìmo perfonaggio, da fiiggetto del- 
i-1 rtefsa patria, per nobiltà e per Iet- 
,eratura cofpicuo, cortefemente a noi 

i- omunicate. 
i- Nacque il Gran-maeftro Fr. Mar- 

:• intento Zondadari l’anno 1658. il dì 26. 
:■ ovembre ( a ) da Anfano Zondadari, 
>• ìentiluomo Sanefe, de’ Signori di La- 
) cartelli e di Lattaia, e da Donni 
, \gnefe, figliuola di Don Mario Chigi, 

fi ìenerale di Santa Chiefa , e fratello 
a ’Alertandro VII. Pontefice allora re¬ 
gnante . Fin nellefafee (6) fuornato 
on la nobiiiffima Croce dell’ordine 

|f erofolimitano ; e poi, partati gli an- 
iji piu teneri appretto de’genitori, fu 
] viato al collegio de’ Nobili di Par- 
fi ia (c) per arricchirli quivi di quel- 
j cognizioni e di quelle buone arti, 
(Xie ad un fuo pari fi convenivano, 
,»onofceafi fin d’allora effer veramen- 

i t l’indole fina a porta formata per rap- 
.jrefentare la piu perfetta idea diCa- 
ìuliere, che immaginare fi porta. A 
II avvenente, affabile, manierofo,e 
l aziofiflimo afpetto , e a un corpo 

Tomo XXXVII N be- 

J' Nella Lettera del Gigli fi leggeva * i*6. apri. 
e, errore che nel fine dall’autor fi correffe» 

li Agli ti. di marzo 1659. 1. c. 
(1 Lett. del Gigli c. if« 



2go Giorm. de’ Letterati 
beniffimo formato, agile, vivace, e ] 
robuffo, avea la natura accoppiato! 
un animo non folamente perfpicace, ' 
ma ancora attento erefleffivo, e per-( 
ciò capaciffimo di ben penfare, e d’¬ 
interna rfi anche da femedefimo nelle 
piu difficili cognizioni, Quindi è, che 
tifa dal collegio ornato di tutte quelle 
belle arti, che liberali chiamanfi eca- 
vallerefche, e introdotto in ogniforta 
dilétteratura, erifinito ancor a ma¬ 
raviglia d’ ogni piu perfetto collume. 

Era già per le morti feguite tanto 
del padre fuo che d’AIefiandro VII. e 
di Don Mario fuo avo, rimaffo fotto 
la tutela e direzione della madre e del 
zio, Cardinale Flavio Chigi*, quando 
inviato in età di 18. anni a Malta, vi 
adempiè fobbligp delle fue quattro 
Cara vane, inoltrando fai valore, e 
tal fenno , e tal pratica infieme ac- 
quiffandp ne’ maneggi, e affari del¬ 
la fua Religione , che fu giudicato 
da quel Gran -maeftro Caraffa, ca¬ 
pace di potere , avvegnaché d’età 
così frefca, fo (tenere la fua Ambafcia- 
ta d’obbedienza ( a ) appreflo d’Inno- 
cenzio XI. Sommo Pontefice. Quelta 
felicemente terminata, ebbe per due 
anni il comando d’ una galea, in ri- 

com- 
(tj Lc.t. del Gigli C. Il* 
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rompenfa de’quali uffizi fu da queir 
Emiuentiffimo rimunerato con due 
Commende di grazia, alle quali poco 
dopo s’aggiunfe la terza d’Anzianità. 
3er invigilare a quelle, sbrigato che fi 
h di Malta, tornofsene in Italia, e 
molto in Modena, molto in Bologna, 
molto in Perugia fermandoli, ridufie- 
:e con larghi fuoi difpendjin perfettif- 
jmo fiato. Ovunque però egli fi ftefie, 
enacemente manteneva la già intra- 
jrefa fua maniera di vivere, e il filo il- 
ibato ed efemplar coftume, non ufan- 
lo nè a circoli nè ayifite nè a conver- 

! azioni, fe non quando una qualche 
convenevolezza, nelche per altro at- 
entiffimo era, ve Io chiamafie: ma 
òddisfatto che avefse alla fua pietà, 
on le preghiere divote, e con le le¬ 
eoni di facri e fanti libri, e con altre 
«pere efemplari e religiofe rimanevafi 
ier lo piu in cafa, dove per la fua af- 
àbilità , per la fua fiima, e per la fua 
apacità, non vi mancava mai qual- 
he letterato che Io tratenefle con fuo 
;eniale divertimento . E in Siena par- 
icolarmente piu che altrove godeva 
utto il piacere, poiché l’Abate Alefi 
andrò,oggi meritevoliffimo Arcivefco^ 
ro della fua patria, e il March. Buo- 
laventura, fuoi fratelli, ambedue dì 

N 2 fo- 
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fopraffino intendimento in ogni Tortai 
di letteratura, e di delicatiflìmo gufto 
nell’arti liberali e nelle meccaniche pro- 
feflìoni, unendofi mirabilmente al Tuo 
genio, gli formavano da fe foli la piu 
aggradevol convenzione che fapeffe 
desiderare. Perlochè potè a Tuo piaci¬ 
mento arricchire quivi la mente Tua di 
quella cognizione sì ampia, che im¬ 
ponìbile farebbe fiata ad acquiftarfi 
lenza quelli vantaggi. Nè tante cogni¬ 
zioni ai cui aveva la mente fila ripie¬ 
na, ozio fe fi rimanevano ; poiché an¬ 
dava Tempre diligentemente ricercan¬ 
do tutte le congiunture in cui poteffe o 
in vantaggio delle Tue commende, o 
della Tua patria, e piu d’ogni altro del¬ 
la. Tua Religione adoperarle . Della 
qual cofa fe ne vede una maravigliofa 
riprova in quella preziofa operetta da 
lui comporta per iftruzione de’Cava¬ 
lieri dell’ordin fuo, nella quale infieme 
co’ piu politici nobili e utili ammae- 
ftramenti fi va infinuando la piu bei¬ 
la maniera, che da un religiofo Cava¬ 
liere pofsa mai praticarfi. Quella è 
quell’operetta fugofa, di cui facemmo 
tertè menzione, che pattata molti an 
ni in ifcritto fenza nome dell’autore per 
le mani di tutti que’Cavalieri, è fiata 
finalmente ftampata e in Parigi e ir 

- ! Pado- 
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Padova ; e benché fenza Tuo nome, pa¬ 
re nientedimeno che fi faccia da fe itef- 
ifaconofcere per parto di quella gran 
1 mente, si bene ne rapprefenta le virtù, 
se’l carattere ne’ fuoi ammaeftramenti. 

L’attività poi ed efficacia che ave- 
iva in mettere in opera felicemente le 
i,fne belle maffime per pubblico van¬ 
taggio, conobbefi a maraviglia in Sie- 
i-ia, dove diede un perfettiffimo rego- 
amento a tutta quella povertà *, poi¬ 

ché fu penfiero ed opera fua il fondare 
ì-in ofpìzio (a) dove i piu necefiitofi 
oànciulli e le piu mifere verginelle fi 
(mantengono a imparare l’arte e il 
l-imon coftume *, e fiftituire una congre- 
lt ^azione di ben cento cittadini , chen 
fr.bbiano la foprantendenza ; e di piu 
il nvigilin per difcernere la vera dalla faf- 
v'a mendicità, d Scacciando dalla città 
ut hiunque neghittofo e contumace la 
ie-atica ricufi, affinchè il frutto delle Il¬ 
ei, nofine ne’ foli miferi fi riftringa . Il 
1. ual regolamento fe ben fi confiderà , 

; è uantunque alla grandezza di molte 
mo Itre opere fue non fi pareggi \ tuttavia 
an- »er effer fatto in iftato di privato Ca¬ 
per aliere, e che da’ pubblici interefiì, 
atiecondo la condizione fua, era lonta¬ 
nili 0, fa mirabilmente fpiccare il carat- 

N 3 tere 
) Lctt. del Gigli p. io. 
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tere del Jjondadari, e la gran premura 
ed efficacia, cheavea nel promuove¬ 
re ipubblici benefizi, e’I Tuo talento 
in regolare la ftefsa pietà con le maffi- 
me della piu favia politica. 

Con sì fatta maniera divivere impie¬ 
gando Tempre i penfieri, i configli, e 
'l’opera Tua, fecondo che deliro gli ve 
niva, ne’ pubblici e privati vantaggi 
acquiffoffi un’alta fiima apprefso 
gran Signori e Principi T che ’lcónofce 
vano; onde il Duca di Modanay e’ 
Gran-duca Tuo Sovrano fpefso fiadope 
ravano in comporre e decidere Te mag 
giori brighe cavallerefche, e in ajtr 
importanti affari ; e il Gran-duca par¬ 
ticolarmente anche appreffo di fe ne 
piu onorifici pofti trattenuto l’avreb 
-be, quando inoltrato ei non fi foffe ri 
iTòlutiffimo di facrificare quanto prirm 
tutto fe fieffo al benefizio della Tua Re 
lìgione, come in fatti poi efeguì fanne 
1701. tornando a Malta ad offerire d 
tutto cuore e fe e lecofefue al Gran 
maefiro Perellos, a Hot* Regnante . Qiie 
Iti accoltolo prima in grado dì Cavai 
Ierizzo maggiore, poi di Tuo Maeffrc 
dicafa, l’ammife alla Tua maggiore < 
piu tenera confidenza. Indi vedendo ( 
quanto giovato avefse alla JqUadtt 
delle galee in£quél poco tempo che r. 

ebbe 
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ebbe la foprantendenza, fecelo Prefi¬ 
dente alle navi ; impiega allora diffici- 
liflìmo, poiché trattandoli di nuovo 
ftabilimento , vi fi richiedeva una 
mente capace di peufare a’mezzi piu 
proprj per fupplire al loro grave dif- 
pendio , e d’inventare le leggi e iftitutì 
migliori, acciocché l’utile e onor bra¬ 
mato fé ne ricavale, Nulladimeno le 
gloriole vittorie riportate da que’ va- 
fcelli, e refatta ofservanza in cui fin 
a quell’ora mantengonfi le fue ordina¬ 
zioni , fanno vedere quanto prudente 
fofèe e felice ne’ Tuoi penfieri. Onorato 
dipoi della Grancroce di grazia ,■ col 
titolo di Balio, fofdenne il pofto di Ge¬ 
nerale di quelle fquadre (a), dove la 
fortuna a defiderj fuoi giammai non 
volle corrifpondere ; poiché per quan¬ 
to s’induftriafse in due anni, fin ad in¬ 
correre fecondo alcuno nella taccia di 
troppo ardito ; per efierfi col corfo fuo 
inoltrato molto di Tà da confini, che 
per ordinario con quelle navi fi Porro- 
no , non potè pero mai far prova del 
fuo valore in alcuno benché leggiero ci¬ 
mento : il che a lui cagionò Tempre un 

N 4 ■'eftre- - 
(a) Narra iT Gìgli nella Lettera fopraddetta a c. rr. 

cSe in quel Tuo Generalato il Zondadari fpie- 
gò nel gtan velTìlIo le immagini della Madon¬ 
na da’ Sancii detta di Provengano , e de* SS. 
Caterina e Bernardino, fuoi concittadini. 
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eftremo cordoglio, vedendoli caduto 
dalla fperanza, di potere, quando il 
Cielo concedere non li volefse le bra¬ 
mate vittorie , terminare almeno la 
fua fatìcofa vita con gloriofiffìma mor¬ 
te , e uguale a quella da lui Tempre in¬ 
vidiata a Fr. Mario, fua minor fratel¬ 
lo , che nel fuo primo incontro col ni¬ 
mico, innaffiò col frefco fuo Sangue le 
palme gloriofe di Santa Fede nell’ac- 
quifio di Cartel nuovo nella Dalma¬ 
zia (a). 

Terminato quert’impiego, fu Fanno 
1712. da quelFEminenza e venerando 
fuo confìglio fcelto per Ambafciatore 
ftraordinario a Clemente XI. Sommo 
Pontefice (è) , dove faticando quali 
per due anni, ottenne finalmente di ti¬ 
rirare a porto molti affari, quanto ri¬ 
levanti , altrettanto diffìcili e delicati, 
e che richiedevano la fua deftrezza e 
le fue attrattive maniere, con le quali 
Teppe infinuarfi nella confidenza del 
medefimo Sommo Pontefice, in mo¬ 
do , che con piacere udilfe le fue ra¬ 
gionie godeffe nel ragionar con erto, 

e di 

(a) Narrali da! Gigli n*l!a Lettera fopraccirata 
a c. i3. e 21. che il Cav. Fr. Mario neii’ulti- 
me conquifte che i Veneziani fecero nella Mo¬ 
rta, fìfcgnalò, e lafcievvi coraggiosamente la 
vita . 

(b) Lettera de! 47^/i, c. ir. 
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di ricevere ancora le Tue lettere fi 

ompiaceffe benignamente. Nè sì fo¬ 
to sbrigato fi vide da Roma, che fat- 
a una breve vifita alle commende, af- 
x patria, e agli amici Tuoi, volle fare 
. Malta ritorno ; faccendo una gran 
àolenza ad una giufta pafiìone, che 
olevaio trattenere in Italia finché po-* 
efse abbracciare un fratello fuo ama- 
iffimo, il quale dopo 12. annidi lon- 
ananza s’afpettava d ora in ora nuo- 
o Arcivefcovo della fua patria (a). 
Arrivato a Malta fu (libito incan¬ 

ato della prefidenza di guerra e dì 
[uella delle fortificazioni in que’ tempi 
iiffrcilffiìmi pel terribile armamento 
lei Turco, e di sì vicino timore, che 
è decretare a quel configlio- la chia- 
nata di tutti ì Cavalieri . Nulladì- 
neno egli con non rifparmiare mai 
atica, ma dando fèmpre in moto, 

fpendeudovi largamente le proprie 
aftanze , contribuì quant’altri mai 
. ridurre quella piazza in ottimo fta- 
o, ripiena d’ogni forta dì provvifio- 
ù, e di nuove e ben intefe fortifica- 
ioni baftantemente munita (£).. Sva- 

N 5. nito 

ì) Quelli fi è Monf. ^iltfsandro Zcndadàri, Al- 
civci'covo di Siena, in oggi gloriolamcnicvi¬ 
vente. 
h) Lettela del Gigli c. la, 
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cito quello,timore, per la rottura f 
guita de’ Turchi co Veneziani, vide 
nuovamente afflitta e anguftiata tutt 
quell’ ifola per la guerra improvvif 
mente inforta nella Sicilia; non fole 
mente perchè cagionava la difficoit 
d’eftraernq le vettovaglie,, che rendt 
vafi ancor piu fen fidile per la fcat 
fèzza dellerario, indebolito negli ani 
antecedenti ; ma molto piu pel c 
mento, pericolofo, che efsa portava d 
perder la confidenza e amicizia d 
que’ Poten.tifTi.mi Principi,, che guet 
reggiavano. Nientedimeno non gli 
ne venne alcun danno, efugranmer 
cè degli avveduti configli del noftr< 
Balio, a cui quel Gran.-maeftro ap 
poggiava così confidentemente la fin 
logora e fianca vecchiezza , che di 
chiarata ancor Tavrebbe Tuo Luogo 
tenente , fe non che alcuni, amici 
che vegliavano alla, fa Iute del’ Z onda 
darì , procurarono deliramente d 
fcanfargli un pefo così efòrbitante.. 

Tratanto conofcendofi ora mai- ira- 
«lineate la vacanza di quel Gran-ma 
•gifiero, vedeafi ciafcheduno andare 
attorno a fare le. pratiche per l'ele¬ 
zióne del; fuccefsore. E pure fi no- 
itro Balio a tutt altro penfava ; ma 
invigilando alle Tue vafte incumben- 
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i-s, e fido ne’ foli vantaggi della fui 
religione, firiclirfle a entrare in cori- 
fave fenza efserfi da fé proccurata 

in ione benché minima di partito, e 
cnza avere nè pure di nafòofò fat- 
:a con alcuno parola di le medefimo. 
^io non oftante il1 dì 13. di’ gennaio 
f 7 20. fu fel'iciflìmamente concilila la 
ìia degna elezione, e fu ricevuta con 
iniverfale e ffraordinario applaufo 
ìon follmente da tutta queU’ifola , da 
pie’Cavalieri, e dall’Italia tutta, a 
:ui sì raro onor ne veniva 3 ma ezian- 
lio da’ primi Principi e Signari dcII’Eu- 
opa, e in particolare dai Sommo Pon- 
efi.ce (n) e dal Gran duca fuo Sovra* 
io , die giubbilavano ia vedere avve- 
atele predizioni , che glien’avean eia 
atte (5j; e gran vantaggi" altresì per 
a Santa Fede fi promettevano*in ve- 
Ler collocato-in quel pollo un fògge r~ 
o, che emulo* pareva delle virtù del 

N 6 Buon 

a) Dietro* alla Lettera*, del Gigli- ac. j6. fi leg?e 
il Breve di congratulazione di Clemente XI» 
al nuovo Gran-maeftro .. 

b) Racconta il Gigli nella Lettera c. Z- che il 
Zìmdadar't, allor Ambafciador#- per la fua re¬ 
ligione a Clemente XT. ufeendo dalla vifita 
del Miarch. di Prié: , Ambafciadore Cefarco> 
quelli rivoltoli al Gigli fuddetto,, gii- dille ; 
Snefti fard il fùcctjfo'rt dèi/ Gran-maeftro , e lo fa¬ 
rà di tertv S rat ne rallegro con voi t alleo, voftrs 
città 
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Buon Gherardo , e degli altri prie 
Iftitutori di quell’ordine Venerabile 
e che avendone palleggiati tutti i grt 
di, per tutti avea lafcrate memori 

. di nuovi e ben in teli regolamenti .. 
E sì uniforme e vigorofa fi fpari 

la fama di fua virtù ringoiare eh 
non fedamente l’Imperadore, e i R 
di Francia e di Spagna , e gli alti 
Cattolici Principi, ma iRe eziandi 
d’Inghilterra , di Mofcovia , di Da 
njmarca > e di Prufìia , e altri grai 
Signori dellor partito fenecompiac 

. quero, e glinviaron dillinte congra 
«illazioni, ed efibizioni non untate 1 
fecero di favorirlo. Gl’inimici mede 
lìmi di quel Principato dimoftraronc 
di far gìufta ftima di fua virtù*, on 
de fino i due Re o fian Bey di Tri 
poli e Tunifi, e i Bafsà della Morea 
e Albania, privilegiando a fuo riguar- 
do i mercatanti Maltefi,, e inviànde 
pelli:, cavalli e altri fimiglianti rega¬ 
li a quello nuovo Principe, procu¬ 
rarono di farfène conofcere ancor eUì 
per veneratori. 

- Ma Malta che era il centro , in» 
torno a cui rigiravanfi per ogni in¬ 
torno sì grandi- applaufr, quanto al- 
lor efultafse , e in vedere il maelto- 
fo afpetto delfamorofo fuo. Principe 

ficom- 



Articolo XI. 301 
ì compiacefie , non è potàbile efprimer- 
ì baftantemente ; poiché non v’efsen- 
Io colà condizione di perfone, nè ar¬ 
re, nè fcienza alcuna, per cui favo¬ 
rire egli non fi foffe piu volte adope¬ 
ro, pareva a ciafcuno di ravvifare 
in efio il fuo piu particolare protetto¬ 
re . E mirabil cofa fu, come al primo 
ifcendere che fece a quel fublime tro¬ 
no fi rinvigorì fubito ogni buon coftu- 
me, e parve, per così dire, che sbi¬ 
gottito e confufo il folo vizio (è ne ri¬ 
manere. E in effetto fi vide imman¬ 
tinente ,. che l’oppreffion di quello ef- 
fer dovea l’oggetto piu premurofo del¬ 
le fue rifoluzioni ; concioffiacofachè 
mal grado del genio fuo, che era man- 
fiietitàmo e di dolcezza ripieno, co¬ 
mandò fubito con tutta feverità, e 
con minacce e ftraordinario rigore agli 
uffizialidi quelle milizie, d’invigilare 
nella criftiana e nella religiofa difcì- 
plina non meno che nella militare. 
Indiiffituita una congregazione di due 
venerandi Grancroci, gfincaricò d’an- 
tenderle unitamente con Monf. Prio¬ 
re di quella:chiefa, al religiofo ed efem- 
plar vivere degli altri Cavalieri, che 
in Malta fi rimanefsero. Attento poi 
1 maggior fegno alla perfetta educa- 
lione della fua paggerìa, nuove e bel- 
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Iiflìme regole v’illituì ; e comandane! 
al Tuo Cameriere maggiore di fopran 
tendere alla loro efatta ofservanza 
ridufsela in pochi meli ad efser la pi 
perfetta fcuola che ad un giovane Ca 
valiere polla deliderarfi . Quindi a 
buon collume anche delle bade gen.( 
rivoltoli j deputò dite de* piu zelant 
Cavalieri per prefèdere a que’ due con 
fervatorj che egli fece nuovamente fon j 
dare,, l’uno dove le piu mifere e pericc 
Iole fanciulle nel loro innocente collii 
me fi mantenefsero , l’altro perchè ri 
co vero porgefle a quelle che dal vizici 
fi rifuggivano .. Egelofo ,, cheque’de i 
nari i, quali da’ fuoì Limolinieri larga 
mente e piu dell’ufato fi difpenfavano 
non ridondafsero giammai in pafcolc 
della pigrizia, ma folamente fodere i 
f alimentodovuto a quella mendicità•. ! 
comandò a quelli medefimi Cavalieri ; 
di foprantendere all’efatta loro diftri 
buzione.. Premurofidimo ancora quan- j 
t’altri mai d’una diligente afiìltenza a: ; 
miferi,infermi, come quelli che dall’ifti-1 

tutto» filo vedea effer fopra ognicofa rac- [ 
comandati, non folamente deflinò piu t 
giorni della fettimanai per impiegare j 
con rara efemplarità la fùa per fona] 
medefima in. fervizio di quell’inferme- t 
ria; ma le cure e i denari fuoi di tut- , 
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to cuore fpendendovi, s’accinfe a fab¬ 
bricarne una nuova nelfifoladel Gozo » 
inventandoi mezzi piu propri, perchè 
reftaffe ancor provveduta degli afse- 
gnamentì pili neceffarj per fuo man¬ 
tenimento.. 

Ma opere di quella fatta, come pà- 
1 revano pallate a lui in co fiume, non 
■rendevano a chi ben Io conosceva tan- 
• ta maraviglia , quanta ne fece ifve ie- 
■ re y che introduise in palazzo il diver- 
• timento del giuoco e delta muftca, 
• ch’eranodue cofe lontanifliine dal ge¬ 
li nio fuo. E pure per impegnare quella 
• gioventù a trattenerfi fotto degli occhi 
’fuoij ed allettarla foavemente all’ar¬ 
chitetture, all’iflorie,, alle geografie 
oe ad altri firn iglian ti fi irci; T i quali, per 
oefler le fue anticamere a quello; fine 
ifempre provvedute con le piu nobili: 
ri^ampe,, e co’migliori libri di quefle. 
ì-profefiloni fpefio cadevano in difcor- 
>5>j. volle ili proprio, genio, facrificare 
a ancor- a quello,, trattenimento . Con 
;i*sali iiidufiria però: egli non fòllmente 
c* ozio e ’1 vizio in altri perféguitava 
ìUjaaa rittaevane per fé medefimo quel 
rerran vantaggio, che recar fuolfe a un 
na Principe attentiìfiimo,a^benede, Sudili- 
i2- i fuoi, il fen tir famigliarmente e con. 
Jf* :utta libertà l’altrui oppinione e confi». 

glia 
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gìio prima di rifolverfi nelle pru ir«| 
portanti determinazioni. Soddisfate 
in tal maniera al fuo zelo, e a qnan jj 
richiedere poteva!! da un Capo di b 

Venerabile Religione, e afficurato 
onordiDio con molte riparazioni d 
facri tempi > e con le nuove regole da 
per la miglior cultura dell’anime a’ fij 
cri miniftri; in adempier eziandio t 
parti di Principe moftroffi fopra m<t 
da attento, e riufcivvi maravigliofc 

Fu parto della fua gran mente il r 
durre in pochi mefi a buon termine 
vafte fortificazioni dette delle Florian 
e quelle della tefta del Borgo-lenza ag 
gravio minimo della fua Religione 
ma con utile e vantaggio de’ fuoi vai 
felli , quantunque ben ducentomil; 
feudi di quella moneta effe importai 
fero ; e fu fuo penderò il ricavare que 
magnifici magazzini , che fono fott< 
gli fpaltì , i quali trovandofi al piane 
del mare, fervono mirabilmente a con 
fervarvi il legname, che v’aòbifognc 
per la coftruzione de’ vafcelli . Ne 
baftioni parimente della Cotonerà ni 
ricavò altri per confervarvi le polve 
ri , lontane da ogni pericolo -, ficco , 
me furono penderò e opera fua que 
delle rocche fotto ’l giardino della ma. 
rina> che fervono di gran comodità a 

batti* 
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>aftimenti pel difcarico delle vettova- 
;lie. Fece altresì allargare il cammi- 
10 ch’è lungo la marina fin alla Mar¬ 
ia , per accrefcere a quel porto va¬ 
nezza, comodo, e ornamento. Or- 
'iino ancora quella maefiofa fabbrica 
'lei borgo, fatta tutta a prova di bom¬ 
be , per abitazione del Governatore e 
Ile’ fuoi corpi di guardia ; ficcome mol- 
ce altre di sì fatte fabbriche ei ne fece 
3 oftruire in piu luoghi, e fpecialmen- 
É nelle fortificazioni efteriori, per te¬ 
mervi truppe al coperto. Moltilfime 
Girono le cifterne che fe cavare in tutti 
guei luoghi che trovò propri alla rac¬ 
colta dell’acque; ed una fra Tal tre che 
ife cavo ne’ declivi della gran piazza 
ideile Floriane , gli meritò tutte le be¬ 
nedizioni da’ Popoli della Senglea e del 
tóorgo, i quali da una eftrema penu¬ 
la d’acque fi ridufléro ad averne ab- 
i®bndevolmente . Col fidamente dife- 

:)^iar varie firade, e con facilitare la 
ìMbncefiione del fuolo per fabbricarvi, 
Hsippe far nafcere in meno d’un anno 
mfia quafi nuova città, detta S. Mar- 
^•ìerita*, poiché quelle popolazioni che 
cedila Bormola piu non capivano, vi li 
(jite -ovvidero prontamente d’abitazioni, 

endovi l’aria la piu perfetta che fia 
quelfiifola . Fece fpiccare ancora la 

fu a 

Dlìf 

iàa’ 
li» 
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fua magnificenza nell’aggiungere que!j 
le due gran braccia di loggiato, eh j 
mancavano al gran cortile interno d<( 
fuo palazzo; e nelle pitture con ci. 
l’adornò , rapprefentanti le vittorie r 
portate da’ Tuoi vafcelli ; e in que’ cc 
modifiìmi fondi che v’accrebbe ; e n< 
riparare e abbellire anche il giardin 
della marina , che fuol efier il divert t 
mento piu ordinario de5 Gran-maeftri j 

Protettore poi vigilantifiìmo degj! 
artieri, ben fapendo quanto vantai 
gio al pubblico ne divenga , aIIorch( 
quelli lavorino a perfezione, s’indi, 
ltriava egli medefimò per impiegar) 
e iftruirli. Onde e quell’arti che vere 
no, fi migliorarono, e dell’altre ance 
vi fen’introdufiero nuovamente , fi¬ 
le quali riufeì di fommo vantaggio j 
quel principato la fabbrica introdotti 
nella prigione o fia bagno degli fchhj 
vi , di que’panni, che fervono per 
vele, e che chìamanfi colà cotonine 
e di quegli altri con cui i medefiff 
fchiavi rivellonfi , e diconfi volgarmei ) 

• te erbaggi ; nel qual lavoro impiegai 
dovili coloro che alle fquadre foprf 

avanzano in numero di molte migliaia; 
può abbondevolmente fupplirfi algral 
confumo che fi fa degli uni e degli a 
tri, e perciò grolle fumine rilparmiai 

o ... i fi a a- 
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(1 annualmente a quell’ifola. Attentif- 

Jiìmo ancora alla cultura, ben venti- 
ftuattromila feudi fpefein pochi meli 
'.per riparare gli effetti di quella menfa 
'magidrale , che tutti vifitare volle 
Jperfonalmente. 

Ma per quant’attenzione ufaffe al 
'egolamento e vantaggio di quelle ar- 
:i minori, non può nulladimeno que¬ 
lla uguagliarfi mai alla grand’applica¬ 
zione e premura che adoperò in rego¬ 
lare quella che piu gli era a cuore, 
:ioè 1’ arte e difciplina militare, che 
prefe veramente fotto di lui una nuo- 
/a forma , e acquiftò in breve fpazio 
tin eflraordinario vigore. Superati con 
gran fatica gli oflacoli delFefenzioni 
;he da gran tempo s’erano introdotte 
n quell’ifola , fece arrolare tutte fc 
aerlone atte allarmi, e le divifè in 
rompagnie e reggimenti, deputando- 
>ì molti Cavalieri Uffiziali; a’quali, 
tcciocchè ne’ dedinati giorni gliefer- 
bìzj detrarmì non trafcurafTero, ade¬ 
guò , fecondo il grado, i giudi dipen¬ 
di. Dipoi col modrar fe medeiìmo 
impegnato in queda fcuola , e col por- 
carfi perfonalmente ora in una ora in 
in’altra raflegna a lodare e premiare 
in gl’inferiori loldati che piu addedra- 
:i vedeva, in tal impegno le pofe, 
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che prefto divennero beniffimo rego 3fjj 
late. Induftria però maggiore usò per 
ridurre ad una fomma perfezione ifj! 
numerofo reggimento di quella città ;e 
poiché alTegnandone ad ogni lingua 0 
la fua compagnia , affinchè quellt*0 
venifse da Cavalieri di diveda nazio 
ne regolata, ne ricavò una nobil ga¬ 
ra di ben iftruirlo , che riufcì 
fittevoliffima. Non meno fu lodevo¬ 
le altresì il fuo penfiero, con cui for¬ 
mar Teppe un buon nervo di cavalle-10 
ria. Nelloccafione che gli SpagnuoIif‘ 
abbandonarono la Sicilia, fece provvedi 
derfi un buon numero di cavalli, colle 
quali formata una truppa o fia fqua-jì;; 
dron di dragoni , che ricavò da' fol- 
dati piu pratici della fua guardia, lo 
tramifchiò con la cavalleria dell’ ifo 
la, che rendè ancora piu numerofa; 
e quello ballò per ridurla ad un’otti-^ 
ma difciplina . E ben fapendo di qual1^ 
importanza fia, che ciafchedun reggi-1' 
mento fia con la propria divifa di ve-' 
Cimenti diftinto, ancora quella uni-J 
formiti introduce nella cavalleria; e3 
per introdurla anche nella fanteria1, 
avea già inventati i mezzi migliori. J 

Nulladimeno tutto ciò che li è fin11 
ad ora defcritto , avvengachè grande • 
e magnifico , ballante giammai non ’ 

fa- 

1 
. !t( 
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..^irebbe flato a fare, che quei vaflallì 
^afiafiero gli anni del fuo principato 
•jinto felicemente , quanto attefa la 
effima condizione de* tempi, che era- 

fio per molte cagioni fallidiofiflìmi, 
ftn avrebbero nè pure ardito d’imma- 
fjinarfi. Concioffiaco.fachè trovandoli 

rmati nella Francia, tra per le note 
terazioni delle monete, tra per la 
sili lente malattia della Provenza, fi- 
> a due milioni di franchi di fuara- 
one, e confeguentemente mancata 
ir piu anni la maggior parte delle fue 
indite e del fuo foftentamento ; ed 
Tendo voto l’erario per f eccedenti 
efe cagionate dall’ armamento del 
ureo ; e il traffico ne’ Tuoi mercatan- 
indebolito per li difaftri fofferti nel- 
guerra della Sicilia ; non pareva le- 
to, allorché fu eletto il noltro Gran- 

igi' 

3r0' 

:Y0' 
;for- 
alt 

IVV! 

,co 

il1 
; foi 

a, le 
[fifa 
:rofi; 
fotti 

aeflro, di potere altro fperare, fuor- 
è di mantenere flentatamente una 
a apparenza del primiero fplendo- 
E però 1’iflefla confèrvazione, non 

e i tanti grandi acquilli fatti in que- 
> tempo da quel principato , può 
'fi effere fiata unicamente mercè del 

fy (lo intendimento di quello pruden- 
imo Gran-maeflro, che con facili- 
; le dogane, e riformare moltiabu- 

e con animare, e aiutare que’ mer- 
ca- 

divft 
1 ut 
:r'ai 

lori. 

li è 
grandi 
lai no 

fa- 
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catanti, Teppe regolare e accrelcer- 
il loro commerzio in modo , che c 
ogni bifognevol coTa reftafle Tempri 
tutta I’ifola provveduta; e raggiran; 
do con Tomma induftria d’una in alf 
tra mano tra* Tuoi vafialli quel poc< 
di denaro che vera, e proccurand< 
che di là non uTciTse, nè pur minimi 
parte , e in diTpendj inutili Te ne per:i 
delle, e tutto quello, che a Te apparii 
teneva profondendolo largamente, poi 
tè tante coTe operare, onde anche il 
avvenire celebre e gloriola ha la fu£ e 
memoria. ’ '3 

Quindi non fìa maraviglia. Te quel,y. 
laltima, che tutti i Principi moftrai 
rono fin da principio di Tua virtù r 
andafse Tempre accrefcendofi digior ia 
no in giorno, in modo che proccurafjb, 
fero tutti di favorirlo Tempre piu tlt. 
di beneficarlo. Non può deTcriverfi irli, 
quello breve compendio tutto ciò che oli 
da ciaTcuno d’elfi egli ottenefle in be-ret 
nefizio della Tua Religione, nè dee pretori 
giudicarfi mai a’ Tuoi Taggi miniftijk 
con l’attribuir a lui quellagloria, cheju 
elfi con la loro deltrezza e attività fiamfiec 
fi per Te meritata ; ma non dee per ciò ro 
mancarli di far avvertire in quello me-;ur, 
defimo una delle maggiori e piu irn?,i| 
portanti prerogative del noftro Granala 

mae- 
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inaeftro; cioè leder nell’elezione de* 
niniftrimaravigliofo; e nell’ iftruìrlì, 
|eH’ animarli , nel premiarli attento 
uant’altri mai. L’elezione del Ballo 
4arch. d’Alemenara per Ambafciado- 

< e alla Corte di Vienna fu così felice 
qpprefso l’Imperadore, che non fola- 

i lente a tutte le fue richiefte quelli 
! ondefcefe con fomma benignità, ma 
miniò eziandio l’Ambafciadore me- 
oefimo a porgerli nuove fuppliche; 
il dopo averli donate tutte quelle pre- 
enfioni, che in quel Configlio d’Ita- 

pendevano contro di Malta, e 
.e /ergli concedute quell’ ampie facol- 
j ì, che da tanto tempo fi defiderava- 
1 o,d'eftrarre liberamente i viveri dal- 
01 . Sicilia, gliene fè la piu benigna e 
a ortefe aliicqrazione , che immagina¬ 
li 1 mai fi poteffe , dichiarando il Mar¬ 
ii 1. medefimo Viceré di quel reame; 
eh òlio quanto per fé riguardevole, al¬ 
bi ettanto per la quiete di Malta im- 

prf irtante e premjurofo. In Francia 
liti tcora il B9.H0 di Mefme fu ricevuto 
t n tal benignità da quel Reggente , 
ini ie diè la gloria al noftro Gran-mae- 
:ci *0 di Iafciare que’ grand’interefli in 
inlura apparenza d’accomodamento, 
iij ifteffa fortuna incontrò il Balio d’ 

inizila inlfpagna, che ottenne da quel 
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Re l’afficurazione di rilevare indenr 
la Religione da tutto quello che ef 
potefie (offrire per conto dell’Inghilte < 
ra, difguftata per l’armamento fati 
in Malta dagli Spagnoli; il quale affi: 
re fu poi quietamente dall’Inghilterr 
medefìma rimeffo al congreffo di Cari 
bray, mercè dello ftraordinario 
vore che incontrò appreffo quella nei 
^ione il Cavalier della Valle Montmc! 
rancj, colà inviato dalGran-maeftro! 
E in Roma, dove adoperava!!, oltrl 
all’ Ambafciadore, il Cardinal Zonda 
dari, molte rilevanti e fingolariffim 
grazie s’ottennero , fra le quali fu fe 
gnalata quella di conferirli in Lingu; 
il pingue priorato di Lombardia, eh 
era vacato in quella Curia : il qual» 
affare a chiunque abbia notizia dell» 
gran difficoltà , che vi s’incontrarono 
può fenz’ altro perfuadere baftante 
mente, e che quefti s’impiegava cor 
fomma premura pe’ vantaggi delk 
Religione, e che il Pontefice era bra 
mofiffimo di favorir Tempre, nè riget 
tar giammai alcuna fupplica del di 
letto fuo Gran-maeftro. 

Ugualmente felici furono ancora Pai- 
tre fue elezioni, o fi riguardi alle pri¬ 
me cariche di quella corte, o agli uf- 
fìziali di quelle fquadre, o alla pro¬ 

nao 
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1 \ozione a quel vefcovado di Monf 
ìafpero Gori, le cui rare prerogative- 
mlfero ogni fofpetto di parzialità , 
;,he potette mai ufartì verfo d’un pro¬ 
trio concittadino. Oltre a queft’otti- 
■;io dilcernimento in conferir le cari- 
1 he, dimoltrò Tempre una fomma at¬ 
tenzione nel diftribuire le grazie e i 
i.eneficj Tuoi, che voleva, per quanto 
otjfle pofiìbile, che avellerò luogo di 
premio e di guiderdone. Onde alle 
r{o!te gli teneva fin’ in fofpefo , per 
appettare chi meglio limeritafie; co- 
ajie tra V altre conobhefi allorachè 
epontaneamente conferì al Cavaliere 
jella Croyx una pingue commenda, 
egata già all’ interceifioai de’ primi 
erfonaggi, dappoiché quelli fi fu di¬ 
in to con una gloriofi e fegnalata 
ittoria. E molto ancora di piufpic- 
b quello Tuo bel genio di vedere Iar- 
imemte premiata ogni virtuofa azio- 
;, quando onorò della Grancorce di 
razia il Cavaliere di Langeron per la 
igilanza e coraggio , che dimpttrò 
1 liberar la Provenza dalla terribile 
pettilente malattia : poiché quelli 

le adoperato sera per comando um¬ 
ilmente del proprio Re in quell’ im¬ 

piego , non poteva creder che fi tro- 
ifse un Principe così benigno , che 
Tomo XXXVII. O tten- 

3 
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volefse la Tua munificenza 
premiare ancor quelle azioni, che pei 
quanto degne fi Mèro e meritevoli I 
pur eran fatte in altrui fervizio . 

Da quefto folo'che fi è fin qui breve? 
mente narrato, può ciafcheduno ar 
gumentare quanti grandi avanzameli* 
ti e quel principato e quella nobili!* 
lima Religione fi promertefsero da ufi 
sì felice governo, che l’età erobuftez^ 
za &t\7j0vdadari facevano credere dir® 
revole per molti anni; e quanto braì10 
mafsero di godere in piu felici tempF; 
untante Principe , il quale anche daIUfl 
anguftie faRidiofifiìme avea faputo ca ’ri 
vare vantaggi sì rileyanti, che nell’ets i; 
avvenire non fi credrebbero eflere Ra¬ 
ti opera di poco piu di due breyiffi- 
mi anni, quando la narrazione della ej 
fua acerba morte nonnerendefie una?3 
lagrimevole teRimonianza . Qual fi'e{; 
fòfle la cagione di fua malattia, non0’1 
può affermarfi ficuramente ; ma da¬ 
gli effetti conobbefi efserfi viziata e 
corrotta in efso la mafsa del fangue, 
il quale, principiata per ciò a depor¬ 
re la fua malignità nelle gambe, in 
òccafione che da una leggiera percof- 
fa furono accidentalmente' offefe, fe- 
guì poi or fopra or fotto le ginocchia a 
produrle Tempre nuovi enfiori e rifi- 
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,poIe ,. le eguali cagionavano acutifiime 
^febbri e intermittenze di polio , e mo- 

1,;' 

ir*? 

i convulfivì , e mortali accidenti, 
in a ridurlo piu volte all’diremo; e 
e l’arte co’ Tuoi acerbi e fanguinofi ta¬ 
li alcuna ne rifanava , un’altra ve- 

(eafene immantinente ripullulare 

f 
er Io che tra fperanze e timori eì 

itt 
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ifle piu mefiquafi Tempre penando , 
talmente nel Tuo Ietto inchiodato, 

he può dirli che dalle mani in fuori 
on fumai d’alcun moto capace. Fu 
reduto da molti, che procedette nel 
io fangue tanta alterazione dalla 
ran violenza che egli fatta gli ave- 

poichè efsendo quello di natura 
lolt’accefa e focofa , pure con la virtù 
dmente Io riprefse, e volle Tempre te- 
erlo in tal calma , che nè a ingiù- 
a, -nè a maldicenza alcuna piu fi mo- 
fse, nè li rifentifse : a tale che piu 

>lte fi videro , non fenza grande flu¬ 
ire, efser da lui quegli accarezzati 
u didimamente , che maggiorimeli- 
I’aveano offefo. 
Ma per quanto infolita e ftravagan- 
fi fotte quella penofittuna Tua ma¬ 

tti 1 , quello però che la rendette 
lebre, e che fece avido ognuno d* 
rodarne quelle ampie e diftinte nar- 
doni che passeggiarono poi per TEu- 

O 2 ropa, 
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ropa, fu l’eroica virtù fua, che 1 
queft’occafione apparì vie piu mani 
fella e palefe, e che fece conofcerl? 
per grande , e infieme divotiffim< 
Principe. Belle vicende che in quell 
narrazioni tratto tratto vedevanfi d 
«ri magnanimo € piiffimo cuore, i 
quale ora tutto flruggevafi in foavif 
lime lagrime, e in amorofe efpreflìo 
ni verfo IfuoDio, ora ad ogni dolo 
re , ad ogni piaga , ad ogni piu acer 
ba pattfone moftravafi forte duro < 
impenetrabile. Rallegra vali all’avvifi 
dell’ imminente morte, addoloravafe 
ne per non potere piu beneficare gl 
amici, abbracciarci fratelli, giovar» 
alla fua Religione . Infenfibile ad ogn 
dolore, fi doleva per quelli che Iq coni 
pativano . Vegliando con tutta l’at 
tenzione e affetto agl’interéflì del prin 
cipato, fi compiaceva nel dover per 
derlo. In mirarlo rivolto al fuo Dio 
sfogare l’affetto fuo co’ piu bei detf 
delle facre carte, e delle facre iflorie 
conofceafi pienamente , quant’ avant 
di fentifie delle Divine cole; <? in udir 
lo làfciare a chi che fia i più propr, 
ricordi, i piu utili documenti ; in udi 
re che ne’ deliri medefimi infegnava; 
correggeva , e ammaeftrava, fi fcor- 
^eva la fua gran pratica, e valla co- 
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finzione degli affari e intereflì di que¬ 
lla terra. Rendeva poi una Tanta in-' 
ividia in fentire, quanto teneramente 
JringraziafTe il Tuo Dio, perchè nella 
fcofcienza Tua alcun gruppo non vi era 
fin quell’ora da fviluppare ; e’1 vedere 
fila fua gran confolazione , per non aver 
giammai alcuna cofa operata, in cui 
>1!'’onor di Dio, il vantaggio de’ fuoipo- 
) 00li, il bene dell’amata fua Religione, 
Come principale e unico fine , non 
( Droccurafl’e. Trovavafì confolatiffimo 
[per aver sì ben mantenuta la religio¬ 
sa fua povertà, che di tante riccnez- 
,e, che egli prima già poffedeva, e 

r he poi tanto gli fi accrebbero col prin¬ 
cipato, vi rimaneva ora appena da 
n >oter fuppiire alla necefiaria guatiti*, 
t line verfo i piu bifognevoli fervido- 
r 'i, a qualche tenue limolina verfo i 
r ùii miferi poverelli. Faceafì rileggerò 

0 li tanto in tanto quel fuo libretto , di 
tt ui fopra parlammo , e fi confortava 
ie avere in fe Tempre adempiute quelle 
ut obili efante iftruzioni che ivi deferita 
iii e avea per altrui ammaeftramento. 
pi Quindi non fìa maravglia , fe in quel 
d iorno che al gran paflaggio col Ce¬ 
li ite Viatico fi confortava, foffero tilt- 

'01 y quel palagio e tutte quelle ftrade 
e( piene di fofpiri, di grida, e di lut- 
• • O 3 to; 
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to ; e che anche i piu venerandi Gran- 
croci in baciare la maeftofa mano di 
queft’amorevol SignoreV fcordati del 
lor coraggio ,, tutti in lagrime fi di- 
ftruggefsero; e chela coilanzamede- 
fima de’ piu venerabili Sacerdoti venif- 
fe meno; e fé egli alle lor fuppliché 
non fi taceva, folledal piantorendu- 
ta già impotente ad adempiere gli fiefli 
fiacri mifterj; e cheri'maneileegli, folo 
ad occhi aficiutti, dando a qalcuno 
de’ fiuoi pia cari con favi e fanti rieor*- 
di l’ultimo addio : e per quanto la mor- ; 
te da vicino gli fbvraftaffe, e co’ fuòri 
fipafimi già l’afìlìggefise , pure non 
omettefise giammai di farli rendere; 
canto.a’ fiuoi miniftri, de’lor. incapiJ 
chi, ammonendo, confortando ,am>j 
aiaeftrando ognuno nel fido ufficio. ': 
- In certo giorno , che per rifparmiar-: 
li il continuo affaticamento gli fu ri- 
fpofto non v’efiser altri nell’ amicarne-1 
ra, fece chiamar a fie tutti que’mifie-; 
rabili fichiavi'che fiervivano in quel1 
palagio, e sì teneramente parlò loro!( 
tàccendoli offervare in fiè medefimo un?, 
grandefiempio dell’umane vicende , e? 
perciò confortandoli ad abbracciare11 
quella Fede , la quale fi è l’unica por- ? 
ta , che conduce a’ veri beni, e alla21 
libertà vera del Paradifio, checiafiche-1 
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luti di quei cuori, per quanto barbari 
[i fofsero e inumani, fi fcioìfero im* 
mantinente in lagrime di compaffione . 
Mòn vi fu poi alcuno de’ Tuoi amici, i 
quali abbracciare non Volefse., fe fofr 
|ero in Malta; G fe lontano fofsero, 
pon Iafciafse loro in qualche bel detto 
[in a't’teflazione dell’affetto filo fmce* 
ifllmo . Spefso i fratelli nominava, e 

pregava i comuni amici di co .filarli 
Iteli’ afflizione che nella fua perdita 
verebber provata ; fpeffo nominala 
Pontefice , di cui fi gloriava, defserq 

j| :ato feinpre .ubbidientifiamo figliuolo-; 
peflb il Gran-duca , di cui de fiero. Ha- 
,10 fempre oflequiofo v affato fi compia, 
leva; e promettendo a ciafcheduno, 
p he fe il Signore ufava feco quella mi* 
pricordia ? che egli fperava confiden* 
mente , non avrebbe mancato di fup-, 
licarlo per la felicità loro , e della Re, 
gione, e de’fuoi piu cari; finaltnen- 
: il dì 17. giugno 1722. fece il fuo 
lice.pa/faggio; lafciando i fuoipo- 
oli in una unìvèrfale cofternazione, e 
noilra Italia coti la fola confo fazione 
aver dato a quella Religione un 
ran-fnaeflro, che per quanto abbia 
uto brèviffimo il fuo’ principato , 
fiera nulladimeno di gran gloria a 
ie’ nobilitimi fitti x ;e di grand’cfcm- 

O 4 pio 
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pio in ogni età avvenire a tutti i Tuoi 
fuccefsori. 

Fin qui arrivati le notizie a noi co¬ 
municate da nobil letterato concit¬ 
tadino del Gran-maeflro Marcantonio 
Zon4adari -, Delle quali tuttavia non 
ofierviamo farfi parola di due vitto¬ 
rie riportate fopra i corfali dell’Af¬ 
frica, da’legni Maltefi, ne’quali era 
inalberato, fra gli altri, ilvefiìlfocon 
l’immagine di S. Caterina da Siena, 
nel principio del fu a gran-magìftero , 
e fotto i fuoi felicitimi aufpizj; che 
ftavan figurate nell’ultimo de’ nove 
medaglioni, da noi narrati nel proe¬ 
mio di quell’elogio , con l’ilcrizione 
feguente : M. ANTONIUS VIX IN 
MAGNUM ORDINIS MAGI- 
STRUM ELHCTUS DE AFRI¬ 
CANA PIRATA DUPLICEM VI- 
CTORIAM REFERT SUB VE- 
X1LLO S.CATHARIN/ESENEN- 
SIS. 

E qui ci farem lecito preoccupare 
un’ obbiezione che a noi fatta efler po 
trebbe , cioè d’aver noi data, fuoi 
del noftro illituto , la vita d’un Prin¬ 
cipe , che anzi gran politico, e molte 
pio j che d’un uomo in lettere fegna. 
fato. Al che noi agevolmente rifpon- 
diamo, che dalle cofe da lui opera* 
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e, fpezialmente nel breviflìmo cor- 
’d del fùo gran-magiftero, chiaro ap- 
>arifce, egli eflfere flato verfatiffimo 
n tutte quelite difcipline che ad un 
»ttimo e prudentiffimo Principe piu* 
i convengono- *e fopratutte inquel- 
e che appartengono all’ arte mitica- 
e, alla Voftruzion delle fortezze e 
òrtificazion delle piazze già coftruì- 
e, all’economia degli flati, e al fe¬ 
lce governo de’ popoli di modo che , 
>ltre a ciò che de’ fuoi ftudj e co fa 
nibbi ica te ’p:r mezzo della flampa ; 
ioì detto abbiamo, per le cofe me; 
lefime a chi fi fia per un gran per- 
’onaggio, dotto veramente e faggio , 
’è dato a conofcerel > 

p ARTICOLO XII, ! 
j \f 

§• i* 

» 0 ìì . i. ' . .. '• ) 

~)e nova Lateranenfts ecclejie confecr attorier 
Dìfcurfm Fr-ancisci de Vico , Epj- 

' -/copi Elufini , ejufdemquc eeclefie Cano¬ 
nici , •& archivo Prefetti. Rome, fy- 
pìs Rocchi Bernabò, anno jubilei 1725. 
in fogl. pagg. 2Q. 

PRovafì nej prefente difeorfo, efter ^ 
da Dio* filrituzione di confecrare F< h 

O s i tem- 
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i.tempj e gli altariquello rito dal! 
vecchia legge paffato eflere nella nu< 
va. Mollo da.tal confederazione ;N.. 
BENEDETTO XIII. come per fa< 
dietro, trovali memoria^, lui non ance 
Pontefice, aver consacrato35,6. chic, 
e 1463. altariV così appena fnbiimat 
al governò univCrfale della Cfiiefa > d< 
dicalo. avendo la baffi ita d,e’ SS dodi 
A pòi! oli, rivolfe ranimoalia bafijic 
Pontificia, di; S.. Giovanni; in Late 
ran<^. 

f .,6. Ma perchè fembrava-, che alcuni.foi 
Permeilo favorevoli, al piodifegno de 
Santifllmo Pontefice, pero Mònf de Vu 
qui fi fe coaaifaigagliardi argomenti 
dimoftrare ciò neceflario. Jmperoccj: 
ogni qual fiata conila,, che una chiefa 
o per tremuòti o per : a?tra cagione re 
vinata,, o per incendio difirutta, ed 
poi rifabbricata ., mai: di nuovo fiat 
confacrata non fia , ovver di ciò s’ 
fin dubbio; comandano i fiacri canon 
che vengali anuova coxnfaé razione. C 
-qui fi dotto Prelato pofiofi a volger fai 
ciche iftoriev'trova primamente,, ci 
Adriano I. l’anno ;80. rifece in pari 
quella bafilica feco.ndariamente , cl 
regnando Stefano VI. la ftefla tutta r< 

tyjijo pertiemnoto fpaventevole. fann 
égO. Oltre .a ciò gli anni 1308.. 136 

per. 



Auricola XII; 
per incendi o in tutto o nellamaggior 
parte reflp disfatta. 

Aggiungafi ,. che evidentemente, fi. P- 

fi: orge j la fabbrica di quella ghinde 
bafijlica efieredinon molta età; e ad 
ìognuno è noto, che eccettuatone Iana- 
tve trafverfa ? la quale totalmente' fuj 
((mutata da Clemente Vili, e la coverta 
ideila nave di mezzo rifatta di nuovo 
:da’ due Pii IV. e V. tutto ’l rimanente 
«della flefiabafi fica., cioè le fue cinque 
i navi, da Innocenziò X. da’fonda men¬ 
ti a miglior forma e piu elegan te furor) 

freflituite . .. 
c Nè giova dire, che fia fiata quella P-'5- 

iconfacrata, o da S. Gregorio ìl Gran- 
;de , ovver , come d’altri è .opinione, 
Inda GregorioII.del che ferbafi.memoria 
i in unantichiflimo1 codice, éfiflentepqll’ 
«archivio Latéranenfe. Imperocché di 
ìique’ due Pontefici, il primo effendò 
.timorto nell’anno 603.. e ’i fecondo nel 
>731. egli è. chiaro, che la feconda con¬ 
ili, fac razione fu anterióre .a’ dde dirócca- 
0mefiti della bafiJica , avvenuti negli an- 
ìrini 780. 8q6. e molto piu. a’due incendi 
h avvenutùnegli anni 1308. è 1361. 
rt Quindi pertanto con ottima dedu- 
:h zione Monf.Je Vico argomenta, che, o 
ra fia certo , quella chiefa , dappoiché fi 

ijifabbricò , non effere fiata mai; dedi¬ 
ti O 6 cata,_ 
;C 
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ì.tempj -e gli altari : quello rito dalla 
vecchia legge paffato efiere nella nuò¬ 
va . Mollo da.tal confiderazione N.. S, 
BENEDETTO XIII. come per fad- 
dietro trova-S me moria ^ dui non ancor 
Pontefice, aver e onfacr&to 35.6- < hiefe 
e 1463. altariV così appena fubiimato 
al go.vernò uni'vcrfale della Chiefa >. de¬ 
dicato, avendo la b.afijica d.e’ SS. dodici; 
Apófioli, rivolle l’animo alla balilica 
Pontificia di. S-. Giovanni; in Late¬ 
rali. 

p.. 6:. 1 [Ma perchè fembra-ya-,che alcunifof- 
fer meno favorevoli, al pio difegnodel 
Santifiimo Pontefice, pero Monf. de Vico 
qui fi fe coaufiaigagliardi argomenti a 
dimoftrare ciò necefiario. Imperocché 
ogni qual fiata conila,, che una chiefa, 
o per trcmuòti o per a^trli cagione ro¬ 
vinata,. o per incendio difirutta , odi- 
poi rifabbricata., mai di nuovo fiata 
confacrata non. fia , ovver di ciò s’ è 
,in dubbio; comandano ifiacri canoni, 
che vengali a-nuova co^ifacrazione. Ór j 
jquiii dotto Prelato'pofiofi a volger fan-, 
tiche .ifiorie, trova primamente,, che: 
Adriano I. l’anno 7.80. rifece in parte 
quella balilica : fecondariamente , che , 
regnando Stefano VI.,la ftefia tutta ro- \ 
’yino perire muoto fpaventevolefianno t 
$96. Óltre a ciò gli anni 1308.. 1361. 

per 
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;per incendi o in tutto 0 neHa?naggior 
parte refip disfatta. 

Aggiungafi che evidentemente, fi. P*1 

feorge ,, la fabbrica di quella grande 
bafilica edere di non molta età; e ad 
ognuno è noto, che eccettuatone la dat¬ 

ive trafverfa r la quale totalmente* fu 
•■mutata da Clemente Vili, e la coverta 
■.della nave di- mezzo rifatta di nuovo 
ijda’ due Pii IV. e V. tutto ’l .rimanente 
1 dellafieffa bafilica , cioè le fue-cinque 
•; navi, da Innocenziò X. da’fonda men- 
, ti a miglior forma e .piu elegante furon 
jrcftituite.. 
:l' Nè giova dire , che fia fiata quella P- 

:< consacrata, o da S.Gregorio ilGran- 
a de , ovver , come.d’filtri è opinione, 
inda GregorioII.del che ferbafi.memoria 
1 in unantichifTimo:codice, éfifientepell! 
0 archivio Lateranenfe . Imperocché di 
li que’ due Pontefici, il primo effendo 
,t morto nell’anno 603.. e’l fecóndo nel 

[7.3 itegli è chiaro, che la feconda con¬ 
li (aerazione fu anteriore..'a’dùe diròcca- 
J medti della bafilica , avvenuti negli an¬ 
ni ni : 80. 8jqó. e molto piu. a’due incendi 
.h avvenuti.negli anni. 1308. e 1361. 
ri : Quindi pertanto con ottima dedu- 
: zioneMonf.iJe Vico argomenta , che, o 
roj fia certo , quella chiefa , dappoiché fi 
0 cifabbricò , non edere fiata mai; dedi¬ 
ti O 6 cata,. 
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cata, o ciò fia dubbiofo, non apparerà 
done veruna memoria , nè indìcio 
giu ila la dottrina unìverfafe de’canonia 
fti, fe ne dee far nuova dedicazione^ 
II che eziandio nuovamente conchiude, 
dopo Io fcioglimento d’alctini lievi ob¬ 
bietti che far fe gli potrebbero. 

$. 2. 
A quèfla dotta ed erudita fcrittura 

prefe a rifponde re ( per quali Cuoi fini, 
non fi fa )u:i letterato Napoletano , col 
prjncipiod’uno che promette do.ver e£ 
fere gin fio vohime , Campato fol fino 
alla pag. 24. e contiene la fola lettera 
dedicatoria alf Eminentiffimo Panfilio, 
e quella anche tronca e imperfetta. 
Tale del'librp è il titolò. 

ìlhiflrif*. & Reverendi/*. D. Franci- 
fei de Vico, 1/pifcòpì Eln/ìniy C'ationìci- 
Laterancnjì* , Di/pntatjo , quam Dì/cur- 
/hmvQcat, de \nova Latcranen/s eccle/ìi 
tonfecratiene y notata & refutata ab Joanne 
Rogerio , Ncapolitano , Canonico Pcennen- 
tìario Sur reatina metropolto* ; Qukix.eadèm- 
de re Epifìola ad Emìnentì/s. Pr in cip em 
Bene dici urn S, R. E, Cardi. PampMlium , 
notati iòifputatìoni prxfxa e/l\, N.eapoli r 
ex typcp-rapbia Filici* Mio/a, anno jubP 
Ui 1725. in 4. 

L’autore, entra iir quella fua lette¬ 
ra , a combattere il Difcorfo di Monf. 

, L. J. .> ’ J 
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de Vico con uno Itile declamatorio, ca¬ 
rico di figure ricercate e itudiate ; e 
con forme, per dir vero , non molto 
decenti alla perfona grave che loftiene 
di Canonico Penitenziere d’ima metro 
politala. E molto piu ciò s'aggrava, 
mentre fuo afiunto fi è di rifpondere ad 
una fcrittura legale 3 c h’èanai ben fon¬ 
data e modefiiifima. Di quefta confu¬ 
tazione , qualunque ella fi fi a , pochifi 
fime copie Tene videro in Roma; e da 
tintigli uominionefii fu tolto Condan¬ 
nata tal forma di feri ve re, come ru¬ 
ghinola alle dcgoilfirne qualità perfij- 
nalidelfopraddetto Prelato, alla fina 
dignità Vedovile,e agl’impieghi onore¬ 
voli che in quella città foli iene . Fer- 
mafi fi autore a lungo nella fpiegazion 
gramaticale d’nn palio non molto chia¬ 
ro ri’Ànaftafio, la fidando da una ban¬ 
dai hfarilfime autorità d’altri iftorici, 
quali fono Giovanni Diacono, S. An¬ 
tonino , il Card. Baronio, il Villani, 
e altri. 

£ -3- 

Tale fcrittura univerfalmentegiudì- 
cofii nè pur degna di rifpofta : fe non in 
quanto un re ligio fo clan ftrale, fogget- 
to di non ordinario fapere , sì nelle 
fetenze piu fublimi che^ellerudizior 
ne piu amena, lafciò correr per Roma 

una 
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una Tua cenfu:ra in. forma dì lettera, 
contro la medefimay e porta quell 
titolo : Ad Cl. & amicìjjimum V. Joar 
nem Rogerium, Neapolitanum, Cave 
nìcum Pcenirentiarium Surrentint metn 
poleps-y Epàfcla , in qua agitar de Difetti 
fu Iilujìrifs. & Rjeverendifs. D. Frane 
lei de Vico , Epifcopi Èleufini& Ci 
nemici Lateranenfs , de nova Eateranenji 
eaJcft£ confecratione■. 

Su quella contefa decife il fatto 
imperocché N. S. informato da giudic 
competenti , a’ quali aveane commef 
faladifamina ; eintefo-,.nulla prpvari 
conrra l’afferzione di Moni de Vieo, ven 
ne alla confacrazione della bafilica La 
teranenfe il dì 28. d’aprile,, domenic; 
inalbis, diqueft’anno 172O. E ordine 
che fe ne face He memoria con la fe 
guente ifcrizìone, operaanch’efla del. 
lo 11’efTo Prelato , da porli a parte fini 
flra delfaltar maggiore, entrando pei 
lo portico orientale. 

PRINCIPEM HANC ECCLESIAM 
INCENmiS VAì.I \tj >N.iRVS,TERR/EQ_vf; INìVPER. MOT1E 

DISIECTAM , EVERSAMI £ 
AC SiEPI'/SSVMMIS'M'O^T R. EPA RAT AM 

POSTRÈMAR TNNOC: NTIO x. 
NOVA MOI ITIOVE RESTITVTaM 

B.ENEDICTVS xm. i\ M, ord. pa^d. 
SOLENNI RITV CONSECRAVIT 

DIE XXVIIE APRILIS M DCCXXVI. 
Ervsc>yF m emur * am qvot an ni s recole;nda\i decre> 

IX DIENOVEMB QVA PRIMVM A B SILVESTR 
BASILICA Di-0 APDIÈTA EST AC D1CATA 

: Anzi 
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- An^i ogniianno folendofi bàttere una 
medaglia del Pontefice, volle S. S. che 
ideila medaglia di queft’anno fi. faceflè 
memoria di tale cohfacrazione, nel cui 
royefdofi rappreso taa piè.della ficaia 
di Giacobbe un’ara , fu cui elio Gia¬ 
cobbe varia delfioliq ,, con intorno 
EREXIT • ‘IN.- TITVRVM; come ^ 
ficorgefi nell’ oppofta figura. 

A R TIC O L O XIII. ò 
• * > * ’ > * re. ‘ 

L.ET T E r at I: Italiani ultimamente defunti.. 

r. 

TRa le fi.imig.lie patrizie di Volter¬ 
ra ,> una delle antiche a delle 

giti nobiIi.fi <£ queljiide’ Flautini. Du- 
£& ima domenica tradizione jn quella 
cafia, che que Signori dal fiamofo poe¬ 
ta fatidico A-Ver fio Fiacco traggati la Io- 

priginegrpperò ufitatìfiimo in detta 
film igliiia^e cuprei fu i I nome di Ver fio ; ; i f 
cj)e .quandi anche, nop ££• riporti, l’ap- 
prova^ion ,deglierqditi pi ufe rapo lofi, 
almen però gliobbligherà a concedere , 
che antichilTima fiane la, fiua nobiltà , 
mentre fra le confufe memorie dì fe¬ 
cali remoti e favolofi ritiene occulti i 
fiuoi principi 

Pro- 
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Pródufife in ogni tempo {oggetti per i 

valore e per letteratura cofpicfii *, tra 
quali nel 121 a. fu AgcfHvc,prima Colon¬ 
nello in Francia ,• e poi capitano di 
chiaro nome nelle guerre dì Tofcana. 
Verfb la fine de! fecole fediccfimo fiorì 
Lodovico, di cui ferbafi a.pprcfip i flint- 
eredi un aliai diffido Contentpfcpra le Sa¬ 
tire di Ter fio , e MI fiori a dì Volterra, fcrit- 
ta latinamente, e dedicata al Gran- 
duca Ferdinando I. foo Signore. A luì 
coetaneo fu Francefco , Protonotario 
Apollolico, e Priore della chic fi d’i; S. 
Remigio in Firenze , del qual Santo- 
egli tofcanamente fcrìfle > e in quella 
città l’anno 1594. ftampòla vita. Tra- 
viam molti di quella chiarifiìma fchiat- 
ta fregiatidelfordinecavalTerefco di S. 
Stefano ; e fra quell i it Qav. Terfio , ud¬ 
iri o di moltà; fiima , e acce tri filmo al 
Gran-duca Ferdinando 11. di cui fii 
Segretario delle cifre. La medefima 
famiglia non meno è illuftre per la B 
'Domìtìlla , monaca Francescana- 'nel 
monaflero diS. Lino in Volterra, do¬ 
ve, per la Santità; della fua'vita è m 
fomma venerazione, e onorata men¬ 
zione fe ne fa nel Martirologio del fuo 
ordine. 

Fratello del fopraddetto Cav. Verfiù 
fu il, Cav. Falconano , di cui , e di 

' Leo- 
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Leonida, degl' Incontri , famiglia anch’ 
ella nobilifiìma di quella città , il dì ul¬ 
timo di gennajodell’anno 1657. nacque 
in Volterra Benedetto Falconcini , 

ancfr’eflo dipoi Cav. dì S. Stefano. Fe 
quelli i primi fuoi fludj in patria ; indi 
in Siena s’applicò alla fìlofofìa ; donde, 
efsendofi già iflradato nella vita eccle- 
fiaftica, fu dal padre inviato all’univer- 
fità di Pifa ? dove applicatofi agli fludj 
legali , principalmente canonici , in 
età d’anni 22. vi confegnì la laurea dot¬ 
torale, e immediatamente dal Gran¬ 
duca Cofimo III. fu promofio alla let¬ 
tura di ragion canonica, e dopo due 
anni fu eletto uno de’dodici Cavalieri 
di configlio dell'ordine facrodiS. Ste¬ 
fano, a cui già due anni era flato 
aferitto. 

In quell nnpieghi così accetto riufeì 
al fuo Sovrano, che abbifognandogli 
un dotto e morigerato foggetto da in¬ 
viare nella Città di Pefcia in qualità di 
Vicario Apoflolico, fu egli propoflò 
dal medefìmo a Papa Innocenzio XI. 
E in tal maniera vi fi diportò , che va¬ 
cata indi a dieci anni l’infigne prepofi- 
tura di quella diocefi, vi fu promofiò 
dal Sommo Pontefice Innocenzio XII. 

Altri dieci anni cfercitò quella nuò¬ 
va dignità , con tali figgi di fua virtu y 

che, 
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che, a i/lanzadello fte/fo Gran-duca, 
dalla Santità di Clemente XI. fu innal¬ 
zato alla vacante Vefcovil fede d’Arez- 
zo. Quivi maggiormente fe gli accreb- 
ber le pcca/ìonidi far rifplendere iffuo 
valore , e i mezzi per meritare Tempre 
piu l’amore e la /lima del Principe Tuo 
clementijffimo , il quale perciò bene 
fpefso appoggiò alla fperimentata Tua 
fede, integrità, e dottrina rilevantif- 
/imi affari. 

E non meno guadagnofli Infetto de' 
popoli alla Tua curacomme/fi , mante¬ 
nendo Tempre fra elfi la concordia eia 
pace, e riformando con paterna dol¬ 
cezza gli abufi ; al che Tpezialmente 
contribuiron le vifite pa/loraliyche egli, 
per tre volte compì, di tutta la Tua va¬ 
lla dioce/i. Conofcìuta pertanto la Tua 
bontà e ’l Tuo zelo dal predetto Sommo 
Pontefice, fu da effo inviato, in quali¬ 
tà di Vilìtatore Àpoflolico, nella città 
e dioce/ì di Pefcia, per fedare alcuni 
gravitimi torbidi, eh erano colà infor¬ 
tì . E crefcendo femore piu nel concet¬ 
to dello fte/fo Pontefice, erane già egli 
de/linato da lui Tuo:Legato a Iatere.all’ 
Jm per ad or della Cina in vece del de-, 
funto Card.de Tournong Tenon che il 
Gran duca Cofano ,< mal foferendo di 
privare gli /lati Tuoi d’uopiò tale’,- è. co- 
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’iofcendolo di fanità non perfetta, e 
' 7oco adatta a sì lungo e difaftrofo 
' daggio, nefe tornare irdifegno. 

L’applicazione fua agli ftudj fu gran- 
| i tifi ma .e continua* e ancorché la va- 
: ietà di quelli:r che or per una or per al- 
1 :ra occorrenza fu obbligato a irnpren- 
1 lere, ma piu la raoltiplicità degli affa¬ 
la lui commeffi, gli togliere il modo 
lidax l’ultima manoa molte opere gra- 

, dftime da fè iafciàte ined i te ; non è per 
jueftoche in elle non fi fcorga la pro- 
bndità del Tuo fapere. Le opere dina- 
[ueda le compofte , e non ancora im- 
arefse fon quelle .- 

. Cronologìa de Vefcovi Aretini . Con- 
ien quella molto dell’univ.erfale dell’ 
.taUcaiLftorda, e moltufimo dell’Etru- 
ca- Per darle compimento, fu obbli¬ 
gato a un fatico fi ili mo ftudio in rinve- 
lirè gii originali d’infiniti contratti e 
rartepécore, efattamente in ella ripor¬ 
ti edn grand ilfimo n u mèro dagli a rchi- 
r) amichili: mi delle due città di V olter- 
a ‘e.d’Arezzo-,. e d’aitrov.e. \ ; 

2. Un Trattato in piu tomi divifoV 
Copra’l Canone dì Graziano , di molti 
iuovì lumi ripieno. 

. 'Z- Altro Tmutato T parimente in pili 
orni, fopraK i Concìlj . 

4.. Difcorfo ìjiorko /opra il primo fe- 
b celo 
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solo della Chiefa. » d 
$. Quare/ìmale. - ì 
Ma oltre alle fopraddette, trovia-1 

mo di quello illuftre Prelato alcune j 
altre opere efierfi date atla ftarapà;: 
e fono le tre che leguondl ó \ 

6. Difcorfo paflorale , fatto hi Roma 
nella fefla del B. Gregorio Y. Il P. An- 
tonmariaBonucci, della Compagnia dii 
Gefu, pubblicollo per le itarnpe di 
Giorgio Placco in Roma nel 1711. in 
8. dedicandolo a Clemente XI, digl i 
meni. Fu accennato, nel : roano X. di 
quello Giornale, a c. 53 ;. dove fi dee 
avvertire , che per isbaglio dello ftam- 
patore se mutato il nome di Moni! 
Falconcini in quello di Benedetto Fal¬ 
conieri y che poi nell errata del tomo 
fufleguente s’è corretto. 

7 Vita del Servo di Dio , il P: D. Luigi 
Majfei , Gentiluomo di Lucca , Monaco 
eremita reclufo del /acro eremo di Camal- 
doli. A i Religiofiffimi Padori dell’ ifleffo 
facro ìflit ut o della provincia dì T efcana . 
In Firenze, nella Jlamperia di 'Michele 
Neftenus, 1718. in 4. 

8. Vita del nobili uomo e buonfervo di 
Dio , Raffaello Maffei, detto il Volter¬ 
rano . 1 Alla comune, inclita , ed mitica pa¬ 
tria di Volterra. In Roma , nella /lam¬ 
pada del Komaxehy .1722. in 4. Se. m e 

data 
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data relazione a c. 495. del tomo 
XXXV. E quelle due Vite dal pio 

i-Vefcovo furono fcritte come per filo 
e paflatempo in occafione di convalefcen- 
uza dopo grave infermità che a ftudj 

piu gravi gl’impediva d applicare, 
a Morì Monf Falconetti confumato 

dalle vigilie e dagli ftudj nella fua città 
id’Arezzo, in età d’anni 67. il dì 5. di 

:.i marzo 1723. dopo grave malattia di 
:i circa due meli, cagionatagli da offrii- 
Lzioni di milza e di fegato, delle quali 
li fu attribuita la cagione alle fue gravi 
e applicazioni, e ultimamente alle fati- 
v :he d’un viaggio che all infretta dovè 
L fare fino alla patria per affiftere alla 
.'.morte del Cav. Verfio , fuo fratello, 
ojda cfso teneramente amato ; ildifpia- 
rere della cui perdita aggiunfe tal ag- 

■i travio alle file già incominciate indif- 
.3 pofizioni, che tornato in Arezzo, do- 

po due meli s infermò, e rendette 1’ 
; mima a Dio nel tempo e termine fud*- 

. ietto , dal fuo popolo e da’ fuoi citta- 
ri ini univerfalmente compianto. 

1 L 
:: Dalla Famiglia de’ Migliorucci, che 

• n Firenze e in Pollonia nobilmente fio- 
:.rifce, e che riconofciuta fu per la ftef- 

• à di quella antica e patrizia de’ Mi- 
èuliorucci di Città di Caftello , nac¬ 

que 
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quein Firenze nel 1663.. il dì 13. di n< 
vembre Lazzeko- benedetto M 01 
GLiontrcci, la cui perdita ultimarne! j 
te s’è fatta nella città di Pifa, ove eg f. 
era pubblico Lettore.. Andrea* di.Laqf 
zero Miglior ucci, e Vertjnia dìJafopdGa-l 1 
furono i fuoi religio fifiìmi genitori ; pe i 
l’efemplareeducazione deJ quali creb 1 
be in virtù, applicandoli a buonora 
negli ftudj, Ebbe per maeftro nel ; 
umanità e nel la .Tettonica Francefcomai 
ria Buonfrizieri , ottimo Sacerdoti* 
Fiorentino,fratello del PjF. Placidomai 
ria, Teologo Servita, noto permoltcjj 
lue opere, e Continuatore degli Ani 
nali dell’ordine filo. Nelle altre fcien 
ze fu addottrinato da' Padri della 
Compagnia di Giefu ; e finalmente 
portatofr nella uniyerfità di Pifa per 
attendere alle Leggi , ..ivi prefe nel; 
16S6. la laurea del dottorato in effe 
dall’Avvocato Francefcomaria Corfi- 
gnani , Lettore in quello ftudio , e 
iubito nello ftelfo anno fu dal Gran¬ 
duca Cofimo III. eletto pubblico Let¬ 
tore di facri canoni in quella celebre 
univerfità. Non fi può mai abbaftan- 
za ridire il profitto, che egli fece al¬ 
la ftudiofa gioventù co’ fuoi dotti infe- 
gnamenti , e quanti illuftri fuggetti 
ufcirono dalla fua fcuola,, e per fua 
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«manofurono laureati. Riufcìnell’arte 
taratoria eloquentiffimo, come bene 
Cpelfo s’udiva dalle lauree che faceva a’ 
iI"uoi fcolari • Anche nelle deyote coa- 
ta.étfornite > come fu in quella di S. Be¬ 
nedetto Bianco di Firenze, efercito la 
sfua maravigliofa fiera eloquenza . Neh 
bo ftudio delle, buone lettere, e parti¬ 
colarmente della poefia latina fece 
ilioa ordinario profitto ; del che fe ne 
J- eggono de’ faggi tra le rime, d Ippoli¬ 
to Neri, e tra le opere d’Arrigo New-, 
l'On, Inviato d’Inghilterra alla Corte 
teiTofcana; onde quelli in una delle 
)-ae lettere a c. 52, ebbe a dire : E/t 
1- Manto minus freqitens ìnter Canonnm pc- 
\l'.Tos reperire vntes , qu& folius , multa* 
s iter alias , predar afquc Melioruccii 
it 'us eft ; cui dim Ecclefia , forumque, 

:! ' quot f&culis , a "que adóne dc/iderata , 

fi '.bebimt juris J.'acri ac canonici dìge/ta , 

i- ethoào ac ordine faciliorì , parique fa- 
tmàia ac vi ribus, cum iUis nojlri civi- 

r ; veterumque , vercqne Ramanorum ! 
qui allude all’ opera del Miglior uc- 

e , di cui poco appretto fi parlerà. Fu 
- ;li deferitto nell’accademia Fiorenti-, 
• l, e nelle Notizie letterarie ed ilfori- 
. te intorno agli uomini illuftri della 
i edefima , Rampate in Firenze nel 
1 00. fi legge, ettere Rato Cenforedi 

. quell’ 
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quell’opera infieme conFrancefcoma- 
ria Arrighi, Canonico Fiorentino , ed 
ora Vefcovo di Montepulciano. Eb¬ 
be dallo Beffo Gran-duca Cofimo la 
carica in Pifa di Afiefsore dell’uffi¬ 
cio de’ fofsi e fiumi, che egli eferci- 
tò con molta vigilanza fino alla mor¬ 
te ; ficcome celebre fi rendè anche nell’ 
avvocatura, fcrivendo e difendendo 
caufe con molta reputazione . Era 
egli devotiffimo ed efemplariffimo Sa¬ 
cerdote; avendo mirabilmente congiun¬ 
ta con la dottrina la pietà . A beneficio 
dd pubblico compofe f Infìituta Ca¬ 
nonica, che divifa in quattro volumi 
pieni di molta dottrina ed erudizione 
facra e profana, furono ftampati ì 
primi tre in Pifa per Francefco Bindi 
in quarto, e dedicati al Gran-duca 
Colimo III. con quello titolo : Influ 
tutiones juris canonici cum explicationibus , 

in quìbus univerfum jns Ponfificitim propo- 
nitur , & notiti a bìfiorii Eccle/iaflici paf- 
firn illufbratur, nec non variis difpntationi- 
bus , aliena novitate ad ufum fcholaflicum 
excitatis , dìfcujfifquc elucidatur . Opus 
Lazari Benedigli Migliorucci, facrorum 
Canonimi in Pijana Univerfrate Profefforis 
Ordinata. Di quelli tre Tomi (e ne dà 
notizia nel tomo XII. del Giornale de’ 
letterati d’Italia, chiamandola, ìnfii 

gne 
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me Opera Legale. E nel tomo XXX. 
'011 loccafione di far memoria d’iun 
biennedifputa Oc jure Mijejlatis , te¬ 
nuta in Pifa folto la reggenza del Mi- 
lìorucci, dedicata a Clemente XI. e 

Rampata in Roma nel 1718. con una 
dotta prefazione, vi fi legge : Qitai/ìa il 
merito, e'I valore del Sig. Ab, Miglio- 
1 ucci nella cognizione delle leggi pontificie, 
bbajianza fi ha egli dato a conoscere nelJ'uo 

àbro in/igne divifo in trp volumi, delle In- 
Vitnozioni del jus canonico. Tra le Rime 
jlelDott. Angelo Poggetti riifampat-e 
tu Pifa nel 1718. vi ò un Sonetto, Al 
yhìarijjimo Sig. Ab, Migliorucci, onore e 
I loria del fi Ateneo Pi/ano , per le fine crudi- 
.'fiime Injlitazioni canoniche . Nel tomo 
XXI. del fuddetto Giornale vi è ripor¬ 
la to uno Elogio fatto dal Migliorucci in 
ode del famofo A Iella udrò Marchetti, 
j.miciflimo fuo; la cui vita diftenden- 
'o il Doti. Lorenzo Stecchi, Prole fio- 
e di lilofofìa neH’univeriìtà di Pifa , in¬ 
erita nel tomo III. degli Arcadi morti, 
ice , che fi Ab. Lazzero Benedetto Mi- 
liorucci, da ni un altro che dal fi opere fine 
bbajianza lodato , gli fece un colto e degno 
llogÌQ jcpolcr ale ^all'onorifica lapida de/lina- 
) ; il che accennato fu anche dal P. 
ìiulio Negri della Compagnia diGefu 
egli Scrittori Fiorentini. Finalmente 
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il quarto tomo della mentovata fua 
opera, contenente cofe tutte criminali, 
ufcì parimente in Pila alla pubblica lu¬ 
ce per Io medefimo ftampatore l’anno 
1723. dedicato dall’autore a Giovan¬ 
na ftone Gran-principe, ed ora Gran¬ 
duca di Tofcana ; e di quello tomo fé 
ne parla con lode nel volume XXXV. 
del fuddetto Giornale. In fomma 1’ 
Avvocato MiglioruccL fu ottimo giure- 
confulto, e come tale vien nominato 
tra gli altri dal P. Aleflandro Puliti, 
delle Scuole Pie, nel fuo Trattatole 
patria in tefiamentis condendis fcte/ìatc, 

Mentre aveva fotto il torchio quello 
Ino ultimo tomo, fu forprefo in Pila 
da fiero accidente apopletico, che lo 
tenne per molti giorni quafi che mor¬ 
to. Ma riavutoli in fine, e ritornato 
in buona lalute, un’anno dopo, che 
fu il dì 27,. giugno 1724. nella medefima 
città di Pifa, mentr’era per ufcire a ce¬ 
lebrare la fanta mefl'a , fu di nuovo toc¬ 
cato in propria cafa da limile acciden¬ 
te , che fubito Io privò di vita in età d’ 
anni 60. già compiti. Fu la fua morte 
compiantada tutti i buoni, e partico¬ 
larmente da’fuoi fcolari, che lo ama¬ 
vano teneramente per le fue ottime 
adorabili qualità. Ebbe fepoltura jn 
Pifa nella chic-fa di S. Fndiano de’Pa- 

* ' * . • 
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dri Bernabiti, alla quale avea molta 
devozione, a piè dell’altare di S. Gae¬ 
tano , ove gli fu polla in marmo quella 
ifcrizione, diltefa dall’Ab. Anton-marìa 
S alvini . 

D. O. M. 
Labari Benedirti Migliorucci . Viri Nobi¬ 

li s . Fiorentini . ac Tipbernatis . beic 
/ita funt offa, . integerrimi Sacerdotis. 
Judicis . Magijlratus Fluviorum Sta- 
Onorimi] uè Adfejforis. prae/autia dotte i- 
nae. Libris editis in Jus Canonkum. 
quod Pi/s pub lice summa cum laude profi- 
tebatur. clari. Obiit VIIIL Kal.Sextiles 

A. S. CIj. IjCCXXIIII. 
Aet. fuae LX. 

Nicolaus Cajetanus Eques D. Stephani. 
& cereri fratres Miglioruccìi fratti opti- 
mo mae/ijjìmì pofuere. 

III. 
Quando univerfalmente dal mondo 

letterato fi fperava di veder compiuta- 
mente illultrata bidona ecclefiadica, 
civile , e letteraria della Sicilia , per le 
fatiche indefefse dell’Ab. Giovamba- 

1 tista Caruso , inafpettatamente fi 
fparfe la dolorofa novella della fua 
morte. Noi altro piu non potendo, 

; abbiam voluto almeno dare quedo at- 
tedato della nodra dima verbo quell’ 

P 2 uomo 
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uomochiariflìmo, con Io [tendere in 
quel miglior modo che per noi fi può , 
nel tomo prefente il fuo elogio; e per¬ 
ciò immediatamente per le neceflarie 
notizie al Sig. D. Antonino Mentitori, 

Canonico della metropolitana di Pa¬ 
lermo, personaggio di quel merito e 
dottrina che a niun oggimai può effe re 
ignota, e la cui gentilezza e genio libe¬ 
rale di Tempre contribuire ai bene pub¬ 
blico delle lettere e alla gloria de’ lette¬ 
rati , Spezialmente Suoi nazionali e con¬ 
cittadini, da lungo tempo è fiata da 
noi Sperimentata , ricorSo abbiamo. 
Nè quel cortefiffimo Signore vani ren¬ 
dette i nofiri defiderj; imperocché da 
Vi a non molto ci mandò quelle memo¬ 
rie che in tal brevità di tempo egli potè 
raccogliere. Ma non molto dopo il me¬ 
desimo altre memorie ci mandò, efiefb 
da perfiona familiare del gloriofio defun¬ 
to , e in Palermo pubblicate per via 
delie ffampe. E tuttoché non fialio¬ 
filo istituto d’infierir nel noffro Giorna¬ 
le cofe che anteriormente fieno fiate 
ìmpreffe ; tuttavia confiderando la 
fcarfiezza degli efiemplari che fie ne 
fecero, e che forfè niun altro de’me- 
defimi pafiò da quell ifola in Italia, 
niun altro certamente in quella città , 
per non efifer sì agevole con quella il 
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eommerzio : ci fiamo indotti c^cri a nuo¬ 
vamente Camparle, con aggiungervi a 
pfè delle ftelfe di quando in quando al¬ 
arne piu particolari notizie, prefè da 
quelle che dal Sig. Gan. Mongitori fo- 
prallodato fiate fono a noi comuni- 
;ate. 

Relazione del fu Sig. Abate D. Gìo. ,, 

batista Caruso, la quale fi'e manda- 3) 

a in Venezia a’ Sigg.Jcrittcri de’ Giornali, ,, 
he TIranno ricercata . ,, 

D. Gìo. Batista Caruso , nato „ 
anno 1673. a’27. decembre alle ore 4. „ 

Iella notte , fu figlio di D. Placido Ca-,, 

ufo , Barone di Fioreni, e di D. Anna ,, 
VIaria Alimene,, figlia del Marchefedell’,, 
\limena, tra le famiglie piu dittiate ,, 
ier antica nobiltà nella città diPaler-,, 
no ; per il qual motivo D. Gio. Batì/la „ 

empre fu confiderato come Palermi-,, 
ano , an.orche nato in Polizzf, città ,, 
cale nella diocefi di Cefalu, e mag-,, 
dormente perchè da’fett’anni di fui „ 
tà egli e rilluftre fuacafa tenne labi- „ 
azione in Palermo . „ 

Ufi! alla luce del mondo in un com- 
)!efso sì debole, che fi dubitò fe folle „ 
norto; ed il medefimo filo padre la- ,, 
rio fcritto nelle file note , eflergli in 
al giorno e tal ora nato un figlio ,chia- 
Tato nel battefinio Gio. Batifla, e che 

P 3 poco 

n 
5) 

31 
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„ poco dopo era morto (a) . Con la me- 
„ defilila debolezza lì mantenne mentre 
„ ville , non infermo e cadente , non mai 
,, però con vigorofa fallite. Sin dalla fua 
5> piu tenera età moftrò vivacità d’inge- 

gno, con una tal naturale inclinazio- 
55 ne allo ftudio, che felicemente, dopo 
„ apprefi i primi erudimenti delle urna- 
„ ne lettere {b), avanzoflì nelle fcuole de’ 
„ PP-Gefuiti, nella fitofofiae teologia, 
5, e con gloria n’ottenne di entrambe le 
,, facoltà la laurea di Dottore (r) . 
5, Egli però, che per motivo di coni- 
5) mendabili rifleflìoni che faceva fopra 
,, gli obblighi di un vero Ecclefiaftìco, 
55 contentoffi di vivere in una fempre 
55 eguale e intemerata moralità , in abito 
,, di Abate fecolare, fenza afcendere agli 
55 ordini facrì (rf) ; quando fu fuori delle 
,5 fcuole , applicoffi allo itudio piu àme- 
5, no e a lui piu geniale delle moderne fi- 
,, lofofie e dell’erudizione profana. Vi 

ebbe 

(j) La Ilaionella tua madre , fattone rieoifa a'1’ 
A portolo S. Andrea , impetrò da Dio al figliti o- 
10 bambino'vita e lalute . Afon^it. 

(b^l Suo maeftio iu quelle fu D. Giufeppe Con- 
11 . Afongit. 

(c) Nel collegio de’PP. Gefuiti di Palermo , dove 
ifudiò , fu anche addottorato . Mòng. 

(d ) Anzi, con umdtà coftantilfl-ni rifiutò i ve- 
(covi di'eli'Fatti o .li Cefalu, oltre ad altre ec- 
e! eli a fi ielle dignità , che gii erano (tate etìbitc • 
Afopg. 
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bbe couduttore e maeflro l’erudito ,, 
barone di Mijfùlmonc,, D. Orlando ,, 
tortino, della città di Noto, da cui,,, 
ielle familiari pratiche di ftrettiflima „ 
.micizia , ricavò le regole piu fcelte „ 
lei buon gufto nello studiare edelret-,, 
io difcernimentonel ricercar leniate-,, 
ie del vero fapere (a) . E con tanto „ 
ho profitto il noftro T).Gio.Ba,tiJhx vi,, 
iufcì , che con l’ajuto del fublime fuo „ 
igegno quindi ne riportò l’abito che „ 
aantenne fino alla morte, di formar „ 
n perfetto giudizio di qualunque ma- „ 
eria fe gli prefentafiè nel difcorlo o-,, 
uggendo. . „ 

Nel 1700. ricco già di molte belle no- „ 
izie , fi trovò in filato di poter fare di,, 
? onorata comparfa in uq viaggio, che „ 
on due nobili amici egli Fece per l’ita- „ 
à fino a Parigi. .Grandi ancora furo- „ 
o i vantaggi da lui allora acquiftati „ 

P 4 con 

),) Quel Signore fe al Carufo dono della logica 
di Franccfco Kaccone ; per la cut lettura ugual• 
mente che per le perftiafipni del fóp/addctto., 
invogliatoli di nuovi |lndj, e vago di trovar la 
verità delle cole de) a natura , andò in.tracria 
della ih e delirila uà’piu infigni feguaci de) Car¬ 
tello , d’ Epicuro, e del Cadendo . Ma , per la 
fottigliezza dell’ingegno, acquetarli non po¬ 
tendo a’ loro fenliinenti, fi eletto la Hjofofìa 
degli Accademici ) e nel teijyio tte/To animava 
col fuo efempio i giovani a itudiar I’erudizio- 
ne fìloiofìca, e a non fottometterii alla fervila - 
delie fcuolc , nè a particolari fittemi . 
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5? con la pratica degli nomini piu ca nditi 
57 di quel tempo, e Angolarmente de’ PP, 
„ Benedettini della congregazione di S. 

Mauro , e fra efli del celebre D.Gto- 
,5 vanni Mabillon , i! quale lo perfuafe a. 
„ render fruttuofc per fe, e per la patria 
,5 l intraprefe applicazioni de’Puoi Audj. 
,5 Ritornato dopo un anno e mefia Pa- 
57 lermo, non oAante d’efsere incorfo in 
,7 nna pericolofa infermità per gl inco- 

modi del viaggio, animato dalle infi- 
„ nuazioni di tanto maeAro , riavutoy 
,, fubito rifolfe , e incominciò contatta 
» applic azione Io Audio della Storia Sici- 
,7 liana. Nè ritrovando autore che com- 

pitamente Pavefse fc fitta , piglio l im- 
-, pegno di continuarla con l ordine della 
55 cronologia , incominciando da’ primi 
5, abitatori dell’ifola , lino a* rio Ari tempi 
55 prefenti. IldrligentifTimoFr. Tomma- 
57 foFazello, c he nel 1558; pubblicò la 
5, fua Storia di Sicilia , commendabilifsi- 
,, ma fatica di venti anni j per mancali- 
,7 za di quelle notizie che poi fi fonorice- 
,7 rute, e forfè perchè non giudicò ne- 
,7 ceflTaria la continuazione cronologica , 
57 lafciò vacue per larghi fpazjdi tempo 
57 le defiderate notizie de’continuati fuc- 
57 ceffi. QueAe nella miglior forma che 
,? afl’efquifita diligenza del noAro nuovo 
5? fcrittore fu potàbile , vennero tutte 

riem- 
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'empite, o con quello che ritrovò di 5? 
atti in autori greci e latini, o almeno 
0:1 !a ferie de’ Dominanti, e di que’ 
he furono mandati a governar la Si- ?? 
Ria. 5> 

Prima che fi folle pubblicata la fua 
storia di Sicilia, mentr’era intento a y> 
-ivederla, promoffecon ogni applica-?? 
bone, e portò all’ultima, perfezione 3 
avendovi coadiutori e fautori due in- 
fi gai letterati Palermitani, Puoi Rret- >5 
tiflìmi amici, D. Vincenzo Ventimi- ?> 
glia , Principe di Villadorata, ed il 55 
Marchefe di Ceretana , la rifiampa » 
dell' Antiche Siracide, illufirate fin dal » 
1624. da D. Giacomo Bonanno, Duca ?? 
diMontalbano. L’inclito edegnifiimo ,■» 
fuo trinepote , D. Francefco Bonanno , 
Pii nc ipe di Roccafiorita , e oggi ancor „ 
di Cattolica , Grande di Spagna , c del „ 
Configlio di Rato diS. C. C. M. reffo ,, 
perfuafo a volerle Rampare con tutta „ 
magnificenza in due volumi in foglio, „ 
arricchiti di molte figure topografiche „ 
e di medaglie , c con la giunta dique- „ 
gli autori che dell’antiche Siracufc ,, 
hanno fcritto: D. Vincenzo Mirabella , 

Filipfo Claveria , Mario Arezio , Tcm- ,, 
mafo Fardello , e Giorgio Gualtero. E ac-,3 

;ciò con maggior esattezza fi confròn- „ 
taffero le notizie di quell’erudite anti- „ 

P 5 chi- 
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chità , volle il noitro D. Gio. Batìjla Ca- 

3, rufo* farvi un viaggio , e con gli occhi 
„ Tuoi vederle, per meglio poi defcriver- 
3, le, occorrendogli, nella fuaStoria di 
„ Sicilia (a). Nel 1717. ^pubblicò la ri- 
3, ftampa deli’ Antiche Sìracuje (b) ; e nell’ 
„ anno fegueate l.71S. col plaufo univcr- 
„ fale , ufcì dalle ftampe la prima parte 
,, delle fue Memorie ì(loriche della Sicilia , 
33 divifa in dieci libri,.la quale termina nel 

1054. quando.interamente i-Saracini fi 
,, ritrovarono padroni dell’ ifola, prima 
33 che i valorofi Normanni, nel decennio 
„ feguente, fe ne foffero refi fignori (c). . 

Te¬ 
ca) li Sig. D. Jacopo Sonarmi, in un breve avverti- : 

mento a* lettori, piemefso alla fua. nuova edi¬ 
zione dell5 Antiche Sitacufe, difeorrendo del¬ 
la medefima, viene a dire: Il che non t* è-fatta 

fen^a l’approvazione di uomini letterati , tra' quali. 

.. . . e Gio. Barnita Ca rufo , de’ Principi di-S• Do- 

mentirà., e particolarmente l'ultimo, già noto alla re- 

pub'ica letteraria colla pudica teorie del primo volu¬ 

me delie fue de/ìderatijjìme Memorie iftorichc; 
ed >1 quale, per fodisfare al finitimo fuo gufo nell' 

anticroità Siciliane, dopo cJJ'er/ì a helloJludio portato 

in Siracufa , per nconofcci vi quelle di una sì famofa 

città, piu degli nitri haproirtufla e follecitata quejìa 

nuova edizioife, 

(hi Veggalì iltomoXXXIII.par.il. del Giornale 
c. 490. efegg. 

(c) Le Alernone ifìoriche della Sicilia , in tre tomi 
ion divife. Nel primo lì prendono i racconti 
da’primi abitatori di quelTifola , lino all’anno 
1054. quando di tutta la mcdellma i Saraceni 
emuli intìgnoriri . 11 fecondo comincia dal tem¬ 
po in cut quelli (cacciati odoppreifi furono dal 
valore di Ruggiero, e. do’ Normanni, lino al 
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Tenevi già in ordine , con la vo- ,, 

onta di pubblicarla, la feconda par- ,, 
he: no fu però impedito da divelli „ 
accidenti, celiandone a’ parenti ere- ,, 
li la già determinata incombenza. „ 
Tra’ motivi per li quali refto impe- „ 
lita la dampa della detta Storia, il „ 
)rincipale fu la rifoluzibne diefegui- „ 
•e in Palermo quello che, fenza po- „ 
er metterli in opera, nel 1711. enei ,, 
714. il P.. Abate Gafinenfe, D- Mi- ,, 

:hele del Giudice, avevapropodoed „ 
libito al Sig. Apodolo Z»eno, didam- ,, 
)are in Venezia, come in unaBiplio- „ 
eca Siciliana, .tutti gli autori.che ih ,, 
uiccoleopere, o fatte rare o inedite, ,, 
ivedero dritto delle cofe Siciliane . ,, 
S perchè D. Gio. Batijla delle antiche „ 
ìotizie già copiofamente ne aveva fcrit- 
:o nella fopraddetta Storia della Sici- „ 
ia, citando puntualmente gli autori ,, 
donde le aveva cavate ; gli parve piu „ 
opportuno e utile, cominciare i nuovi „ 
rapporti dalle prime incurfioni , nell’ ,, 

P 6 en- 

famofo vefpro Siciliano. E’l terzo. dal Regno 
degli AragoneG, fino al regnante CARLO Vi. 
Quelli due tomi fperafi che uùiranno in breve 
alla pubblica luce, per opera del Sig.D, Fran¬ 

cesco Carufoy degnilfimo fratello, c di alcuni 
letterati amici del gloriofo defunto, che attual¬ 
mente gli Hanno rivedendo . Mongit. L’adi¬ 
zione del primo tomo è Hata accennata a c. 
•Hi. del tomo XXVIII. del noftro Giornale , 

> " S 1 ‘ * } 
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3J entrar del féttimo fecolo , e dalla tota- 
„ le inva (iòne de’Saraceni neH’ifola , nel 
„ principio del nono fecolo dopo di Cri- 
„ fio, prof gticnd oli per tutto il govcr- 
„ r.o de’ No.rrnanni , degli Suevi, e di 
,, Carlo d’Angiò, lino.coitali al 12S2. 
,, Vi fu animato rial eieGdcrio. di tutti 
5, gli amici, che fi c fi biro/: 0 coadiutori 
„ cicli'aTpcttatìlnma opera , e fpeci.if- 
„ mente dal ritento. P. Ahi D. Michele 
,, del (:.iudhe, il eguale gli fomminiffrò,. 
,, c perla fio rio Saracena, e per la Nor- 
,, manna , e per h Sue va e Francef;, g’i 

ecccrti o' fino fa hi di’ qua fi feflanta 
autori greci e latini di que’ tempi, che 

5, nelle loro opere e libri, o di ftorieo di 
,, altre materie, ferrifero notizie chepo- 

teffero appartenere a maggiormente il- 
,, luftrare, con nuove relazioni e circo- 
,, fraine , ifucceffi de’tempi fiddetti . 
3J Stampata che fu nel1; 23 divifa in 
,, due tomi, la prima parte della Biblìote- ! 
,, ca fuddetta (r.) , penfava rinfaticabilé ! 

culi, 
(?J Uno de’ £ni propellili dal Cam fa , ne! dare 

Siile fiampe la fua lUbUotbsca Sicut.t , fi fa , di 
rmentii a .e i luci racconti con la tefiimonia i- j 
?» rii n reg i i autori ria cui’ av*a-gli elso cavati «. 
J-icn ut . Óuefl opera è ft..ta ria. noi accennata a 
c ,js>6. deiTo- XXIX. e pol'tia- piu diffu fa mente 
riferita a e. 479. e leg'g. del te. XX XV. N.eJla 
raccolta Milautfe degii Scrittori delie cola d’ 
Italia , in vai), tomi fono fiati liftampati gli 
epufeuii di quella B.bhoteca , dove anche. nel» 
le prefazioni , il Sig. Muratori, d«J colkftor 
Siciliano con lode ne pa la. 
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diligenza del noftro D. Gic. Bxtijìa a „ 
mettere infieme e pubblicarne , in „ 
uno o due tomi, la feconda parte, ( on ,, 

Ila ftampa di molti autori Siciliani che „ 
ancora reftano inediti, fuorché Niccolo ,, 
|Speziale, la cui ftoria fu pubblicata „ 
bai chiarilfimo Pietro di Marca nella „ 
Ima Marca Ifpana. La morte però di „ 
l ui, fuccella a’ i j. ottobre.del : '24. in „ 
Ipolizzi , dov’era paffuto per diverti- ,, 
«mento e per negozi dominici, troncò ,, 
r filo dd concepiti dilegui. ,, 

Nè in quefta fola feconda parte fi. „ 
■ ottenevano riftretti i Tuoi vaiti pen- 
■ieri e defide 1 j d'iiluftrare il paefe ; „ 
I he ancor ddegnava dì mandar alle ,, Itampe , come un fcrejigcn o fia giunta ,, 
Iella Biblioteca Siciliana , quella che „ 
cipriamente ne farebbe fiata la pri-,, 
na parte: una copiofa raccolta di tu t- ,, 
i i pafiì che fi leggono negli autori an- „ 

jiclii , greci e latini, iftorici, poeti, ,, 
Iratorì, oaltri, iquali fianopertinen- ,, 
li alla Sicilia, o fpìegando le qualità ,, 
lei paefe , o raccontando favolali a ve- ,, 

i fuccelìì di que’ primi e pofterìari ,, 
: coli : la qual raccolta conferva ne" ,, 

; ioi zibaldoni il ricordato P. Abate del ,, 
» jìiudice. „ 

Teneva pronti oltre a ciò, col dife- „ 
nodi metterli alla ftampa , due altri ,, 

• gran- 
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„ grandi volumi . Era il primo una co,- 
„ piofa e quali intera raccolta delle no- 
„ tizie e documenti delle Chiefe Sici- 
,, liane , col titolo : Codex Eccleft£ Sicu- 
55 (fl) • E ’l fecondo : Hifcoria litteraria 
,, Siculo,, nel quale, con ordine crono- 
„ logicoe critiche difquifìzioni, dona 
„ il. faggio, e porta le notizie delle ori- 
„ gini, e progredì, e variazioni di tut- 
„ te le facoltà fcientifiche e letterarie 
„ in Sicilia fjb) K 

5, E non reftando. ancor pago il fuo 
„ buon genio di mettere in mottra i 
5, pregj del patrio., fuolo. , lafciò quafi 
n compita !a rittampa in 4. di Varie 
„ poefic d'autori Siciliani del buon feco- 
„ lo, con. l’aggiunta di altri autori mo- 
„ derni, imitatori della matura gravi- 
„ tà degli antichi ; ed anco di molte 
„ canzoni di celebri autori , che con 
„ tanta acutezza, e decoro nell’idioma 

fici-. 
Cii) In queftoCad/c.?, dando principio fin da’tem¬ 

pi Apoftolici, va difponendo i Canoni co’ qnal i 
s’è governata quella Chiefa , fecondo 1& varietà, 
de’tempi in cui, or alla Chiefa greca., et alla la¬ 
tina , fucila fog^etra . Vi aggiunfe i< finodi me¬ 
tropolitani e vefcovili ; e divifava di ridurli 
tutti in uno, troncando quegli ftaturi che da’ 
fuccefi'ori erano fiati replicati; acciocché ne ri- 
fultafse uua legge univerfale ectlefiaftica del'i. 
Sicilia . E queft’opera con molte dotte ed crii,di¬ 
te dilTcrtazi.oni è-illu,firata. Mpngit. 

fb) Teuevaanche in pronto la materia per accre* 
l'cer Tanti che ifcrizioni c medaglie del Gn*!ue* 

ri . ,Mongit 
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ficiliano fi fono fpiegati(n). E teneva 
anche in pronto, per riftamparla, una 
copiofa Raccolta di orazioni funebri e pa¬ 
negiriche , e altre profe di celebri oratori 
Siciliani de' fecali migliori. 

Non lafc iò oltr’a ciò diligenza inten- 
j tata , acciocché ufcilTero alla luce ben 
ordinate e compofte le fatiche immen- 
fe nelle materie botaniche e di fioria 

ì naturale del famofo P. Francefeo Cupa- 
ini , del terz’ordine di S.Francefeo, il 
quale lafc iò nel fno morire 700. lamine 
di rame, diligentiflimamente intaglia¬ 
te, con le immagini d’innumerabili. 
piante, uccelli, pefei, minerali, e di 
guanto può arricchire la Siciliana fio- 
ria naturale . E già ne flava con le vi¬ 
cine fperanze di cominciarne la, flarn- 
pa (b). . 

E qui ancora è ben che fi fappia , che 
Il’aiitorevol fautore del fegnalato bota¬ 

nico P. Cuponi y fu D. Giufeppe del 
Bofco, Principe di Cattolica , il qua¬ 
le , mentre vide , fu. amantiffimo. d’ 

lefercitarfi in tali, materie di ftorie na¬ 
turali , e ne raccolfe una copiofa libre¬ 
ria degli autori piu celebri, antichi e 

mo- 
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a) Alla Raccolta de’ Rimatori fuddetti medita¬ 
va di far precedere altra Raccolta di poetiSictha/ii, 

greci et inni ; ma non prevedute difficohà s’at« 
tra vei fa remo alla nobilcimprefa . Mo>wt<_ 

(lj) V. il Giorn. io. X;XJX,. c. 597. 

I 
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55 moderni. Pianto in Mifilmerì, Suo 
55 vafiàllaggio, butano dodici miglia da 
55 Palermo, un orto botanico ricco di 
55 tinte le piante , erbe, e alberi che pro- 
55 duce la Sicilia , non mancandovi le piu 
55 peregrine de’ paefi (Lanieri; e medi- 
55 tando di flamparne l’intera floria , per 
55 la quale (i erano fatte intagliare le : oc. 
„ Sopraddette lamine di rame, fi era 
5, contentato di flamparne nel 1696. un 
55 piccolo Seggio in un libro , il cui tito- 
3J lo è Her tus C atholìcus , in 4. Tenermi ; 
55 e porta, con ordine d’alfabeto, i Soli 
„ nomi delPerbe, delle piante, e degli 
,5 alberi che fono nell’ orto Suddetto, 5, che fi mantiene ben coltivato dal pre- 
„ detto inclito fuccelTore, D. Francefco 
5, Bonannì. Era reflato in cura del noflro 
5, D. Gio. Bati/la il componimento delia 

4 55 Suddetta Stori 1 naturale, che certa- 
5, mente fi Sarebbe flampata , Se non 
,, Sofie morto Sul lavoro il valentuomo 
„ in tali materie, che vi travagliava 
55 con molto fludio ; e di prefente n’è 
5, re fiata l’incombenza ad altro pur abi- 
5, le Soggetto. 
55 Promettono i Suoi nobili eredi dì 
5, proseguire nel glorìofo impegno d’il- 
5, luflrare con tante bell’opere, a bene- 
,5 fido della repubblica letteraria , le 
3, infigni prerogative del paeSe nativo, 

e ’i 
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e ’I nome riguardevole del preclaro de- „ 
funto. Ebenpofiono effer ficuri i Iet- „ 
tori di quelle notizie , del follecito „ 
adempimento di tali promelfe; men- ,, 
tre non lafciano luogo a dubitarne le „ 
rare qualità che refpettivamente con- „ 
corrono nel Tuo fratello minore, D. „ 
Francefco Carufo, Sacerdote dotto, e „ 
zelante dcH’ecclefiaftica antica dilei- ,, 
piina ; e nelle due riguardevoliflìme „ 
file forelle , D. Caterina Caru/o , vedova ,, 
Baro nella di Paflanito; e D. Aloifia ,, 

Carufc, vedova Duchdsa di Valver- „ 
de; Dame che diftintamente avanzali- „ 
doli fopra del fello, fi fono applicate, ,, 
dopo la perizia delle lingue latina e „ 
francefe, la prima alle curiofe notizie ,, 
[delle moderne lilofofie e delle piu ame- ,, 
ne materie nelle lettere umane : la fe- „ 
concia trattenendofi negli liiiclj d’una „ 
perfetta morale filofofia criftiana , rie- ,, 
fee ammirabile nella prudente eviri- „ 
le amminiftrazione degl' intereflì e re- ,, 
Isolamenti della cafa . ^ 

Ne’petti e nella mente di tali inclit i ,, 
['.redi non può cancellarli l'affetto, nè ,, 
diminuire il defiderio di perpetuar la „ 
nnc moria del sì degno loro fratello . E „ 
: ertamente, fc non vi foffer portati ,, 
palla coiiofcenza e dal genio , balte- „ 
irebbero a farli rifolvere le comuni 

pre~ 
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5, preghiere de’ numerofi e riguardevoli 
5, amici, che furono di D. Gio. Batìfta , i 
5) quali rettati privi di colui che foleva 
,, avvivare i loro virtuofi congreffi, pen- 
,, fano, con la pubblicazione dell’opere 
,, fue, verfandole nelle mani, compen- 
,, farne nella migliore e poffibil, maniera , 
,, la perdita grande. 
„ Tra legregie doti che nobilitarono 
j, le rare qualità del nottro fempre me- 

morevole defunto, fu una particolare 
„ attività a promuover gli ttudj e gli 
„ avanzamenti del vero Papere , e una 
„ propria e piacevol efficacia ad infinua- 
,, re nettammo degli amici ildefìderio d5 
,, affaticarfi per illuttrare la patria con 
,, l’efercizio delle buone lettere e con la 
„ ftampa di beliiffime opere, che della 
3, medefima manifettaflero i pregi piu 
„ fingolari. Egli fu tra piu principali, 
„ chepropofe d'ittituire, con manifefto 
„ avanzamento de’ buoni ttudj nella no- 
„ bile gioventù Palermitana, l’Accade¬ 

mia del Buon gutto in cafa del Sig. D. 
Pietro Filingeri, Principe diS. Flavia ; 

„ e poi adoptruffi con gli altri a regolar¬ 
si la con penfatiffime leggi. 

In detta accademia, con applaufo 

33 

3) 

33 

i 

„ univerfale, agli 8. di marzo 1723. fu 
„ recitato da un fuo parziale , il Difccrfo 
33 funerale compofto da lui in encomio del 

cele- 

! 

I; 

!f 

; 
; 
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slebre letterato Palermitano, D.Gì- » 
ìlamo Settimo, Marchefe di Ceretana, »» 
erfatiffimo in ogni erudizione.greca e 
Ltina. In elfo, come m un gran mu- 
io, da Minerva inoltratogli in fogno, 33 
iede un breve faggio di tutti i piu fa- 51 

lofi letterati Siciliani in tutte le fcien- >3 

e e facoltà, antichi e moderni, tra’ 35 

uali, in luogo diltinto e onorevole, 3? 

lonchiufe effergli Itata fegnata la rive- 33 

ita immagine del lodato Marchefe. 33 

Nè qui dee lafciarfi dinotare, che il 33 

10 fervore negli efercizj letterari acce- 33 
; ancora il dotto ed erudito Sacerdo- 33 
5, D. AgoftinoPantò , ad aprire, in 33 

afa del Sig. Principe d’Aragona , una 33 

uova accademia di materie legali ed 33 

Igualmenteerudite , alla quale ha da- 33 

lo il nome di Giultinianea ; ehaconfe- 33 
ite col chiariflimo Sig. Antonio Mura- 33 

ori le fondatiflime leggi, con le quali 33 
ncor fi mantiene, applaudita e utile 33 

j»er le nobili dìfcquifìzioiiì che lidifeor- 33 

[ono, e quafi lì decidono, ne’ frequen- 33 

i convelli e della curiofa gioventù , e 33 
, ogni forta di nobili e mìniftri che v’in- 33 

ervengono . In dii viene approvato da 33 
'gnuno il nuovo metodo intraprefo 33 Ì,al dotto maeftro , d’infegnare le leggi 33 

Jon piu fpedito corfo , eordine piu ben 33 
egolato e dìftinto. 

Co- 
33 
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Gònofceya il no (tra D. Già. Batìjla, 

,, che quelli eruditi eferciz; facilmente 
„ potevano feg lare il fentiero alle piu ef- 
,, ienziali applicazioni della dogmatica 

teologia , dello fludio de’ facri canoni, 
,j e della fioria ecclefiaflica, alle quali 
,, egli era portato dal fuo genio inclinato 
3, alla pietà e al culto piu cfatto della Re- 
,, ligione. Sopratali materie, prò moda 
3, da lui, fi aprì nel i ; i o. una docta ac- 
3, endemia d’ecdefiaflici in cafa di D. 
„ Diego del Cartello, Marchefe di S. Ifì-- 
3, doro, che con gran fervore li manten* 
,, ne per tre anni, Ano che il Aio chi ari f- 
„ fimo ed erudito direttore , Monf D. 
,, Francefco Barbara, fu chiamato a ri- 
„ (ledere nella fua Reale Abazia di S. Lu- 
„ eia , nella diocefi di Meffna , con Y 
3, onorevol carattere di Cappellano del 
«Re. 
,, Continuò egli, ciò non ortante, ft- 
,, no alla morte nel modellino deliderio , 
„ dichiarando a Aio fratello, D.France- 
^fcoCarufo , l’ultima fua volontà , che fi 
„ fondafte in Polizzi, con proporzionati 
„ emolumenti, una giunta di Sacerdoti 
,, fecolari, dotti e maturi} e che fofse 
„ loro incombenza d’infegnare in quel 
,, pubblico agli adulti c a* fanciulli ilea- 
,, téchifmo, fecondo i dettami della S- 
„ Chi-:fa Romana. 
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E r ilIuRriflima religione Domeni- ,, 
cairn, nelle pubbliche conclufionidog- ,, 
matico - fcolafiiche e ifiorico-teologi- ,, 
che, Rampate nel 1725. non haavu- ,, 
ta ripugnanza , che un fuo religioid „ 
Rudente , nella dedicatoria delle Rie ,, 
teologiche tefi , parlaRe al Sacerdote, „ 
D. Francefco Carufo , fratello, feguace, ,, 
e mantenitore vivente de’ defjderj e ìRi- „ 
tufo del noRro D. Già. Batijìa , con ,, 
le feguenti parole : Etenim cura meminìf- ,, 
Gm expoliTam ac reciam hi tòcolcgìa tra- >-, 
dernla metbodum , te fwfore ac peone ira- 
pitlfore , in bac urbe, regni capite , inva- „ 
'luffe, ec. Il che fi verifica in altre reli- 3, 
giofe comunità della città diPalermq, „ 
le quali ammettono già nelle loro catte- 3, 
dre , e difendono quefia forta di Rudi. „ 

Ed efiendo tutto intento l’animo fuo ,, 
ìll’utilee profitto del pubblico , fua ui- „ 
:ìma dichiarazione ancora fu , che de- „ 
ìderava, fi colìocafiero ifuoi libri in ,, 
qualche pubblica libreria in Palermo, ,, 
he foRe aperta ad ogni letterato; o ,, 

Ilei collegio de’nobili, la cui fondazio- „ 
ne fi Ra praticando; o di altro parti- „ 
l olare Signore , che ne vplefle ricevere ,, 
i incombenza e l’impegno. £’ ricca la „ 
libreria che egli Iafciò , con affegnazio- „ 
te per doverfi accrefcere , di ccpiofi ,, 
alumi , in tutte le materie, di autori ^ 
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„ infigni, e fpecialmente de’ principa! 
„ moderni e antichi, Italiani e Francefi ■ 
„ circa la ftoria ecclefiaftica e SS. Padri 
,, non mancandovi molti con le oflerva 
„ zioni.de’ Benedettini della congrega 
„ zionedìS. Mauro. 
„ Fu ammirabile il genio col quale at 
„ taccolfi jndivifibilmente al defiderio d 
„ avanzarli Tempre nel Tapere, e di prò 
,3 muovere negli altri il mede fimo delio 
„ dando loro il comodo di Itudiate . Ma 
„ nifeftollo nel 1723. in cui morì D. Giu 
ri feppe Ccirufo , Principe di S. Domenica 
,, e Barone di Fioreni, Tuo Tratello mag 
3, giore , IaTciando quattro figlie, Tenz 
3, altri eredi che mantenefler l’illu Idre fa- 
33 miglia Cnrufo, Te non il no Uro D. Gio, 
3, Bati/la, A lui perciò da perTona confi 
33 dente Tu propollo di dover maritarli, 
3, Egli con franca e Tolita ilarità, Tenza 
3, punto efitare, riTpoTe, che i Tuoi fi 
„ gliuoli ed eredi farebbero i Tuoi libri; 
,, parti della Tua mente ; e che la Tua fpo- 
3, Ta diletta era la libreria , per la quale 
3, fi era riToluto di Tpendere, al futuro 
,, utile de’ pofteri paeTani, le Tornirne che 
,3 alle felle delle nozze Tarebber necefia- 
„ rie. • 
„ Lo riTolTe , ed eTeguillo: mentre , 
„ com’era flato egli fin dalla prima Tua 
„ gioventù, avidiflimo di comprare e 

-*«r di 
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di leggere quella Torta di libri di lodo e „ 
fondato fapere, così maggiormente ne ,, 
divenne infaziabile , quando piu la „ 
complefiìone della Tua falute affai de- „ 
bole, come fi è detto difopra, gran- „ 
demente ne impediva l’accefo defide- ,, 
rio , e alle volte lo metteva in pericolo „ 
della vita, con gravi infermità , e con „ 
Iofputo delfangue. „ 

É inabilitandoli a poco a poco a fin- „ 
diare con lunga applicazione, firiduf „ 
fe alfimpoffibilità di leggere, alla qua- ,, 
le fuppliva col farfi leggere da altri : e „ 
finalmente anco quella gli portava tal „ 
pena , che gli fu neceffità pregare gli „ 
amici , che fi compiaceffero d’infor- „ 
marlo , con tutte le circoftanze, di ciò „ 
che per lui aveano letto. Ridotto in „ 
tal fiacchezza di tela , due rare quali- „ 
lità , con ìftupore, s’ammirarono in lui „ 

1 maggiormente accrefciute. Quelfacce- ,, 
: fo defiderio d’arricchire la Tua libreria „ 
di libri di celebratilfimi autori, chea „ 
gran prezzo facea venire in quelli ulti- ,, 
mi tempi, non per lui, impolfibilitatoa „ 
fiffarvi lo fguardo,ma a prò degli amici „ 

ì e de’ poderi. E fu fingolare in fecondo ,, 
luogo, che niente reilafiè in lui diminuì- „ 
ta quella vivacità di fpirito,p:r la quale ,, 
era ricercata e gradita la Tua erudita „ 

0 converfazione da’letterati e dal le* per- „ 
fone 
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fone piu riguardevoli per nobiltà o pc 
miniilero. 

E nera ben giiifto il motivo ; mei 
tre, coinè da lui con (ingoiar felicjt 
erano ilare concepite le materie, ai; 
che le pili alte e recondite, che foyer 
te cadevano nel difeorfo ; cosi coi) I 
medefima facilità felicemente le fpi? 
gava , e ne rendeva ognun foddisfatto 

Nel fuo giudicare, fcrivendo opai 
landò, la fila critica, della quale er. 
parzialiffimo , a motivo del fuoimpa 
reggiabile amore alla verità, fu lem 
pre ragionevolmente leverà e rigida 
attenendoli alle opinioni .che aluipa 
revano piu ficure, e difapprova.ndon' 
alcune, ancorché d’autori, per altro 
di credito e approvati. 

Quelle fono le memorie che di fe la 
fciò D. Gio. Bati/ìaCarufo , al difpiace 
re degli amici e deJ letterati, paefan 
ed c il erie che faranno fempre rino 
vate, ogni volta che faranno lette 1 
opere fue, le quali fono ufeite e ch( 
ufeiranno alla luce . 

iti 
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Tra le perdite di varj qualificati fog-j 

getti, che nello feorfo annofanto fece;1 
in Italia la Compagnia di Giefn, non J 

delle minori quella del celebra- » 
tif- 
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tìfilmo P. Filippo Buonanni ; tanto 
pru che confolato avrebbe con la fna 
prefenza moltiffimiforeftieri, pel giub¬ 
bilo a Roma concorfi, i quali in rimi¬ 
rare il famofo mufeo del collegio Ro¬ 
mano , gran difpiacere moftravanodi 
non poter piu conofcere chi l’avea, fi 
può dire, fatto tuttodì pianta. 

Nacque egli in quella medefima cit¬ 
tà di Roma, il dì 7. gennaio dell’anno 
1638- (a) e fino dall’età verde pendè 
:o! genio all’ arte nobile del difegno, 
iella quale, ficcome di fopra piu da 
Lodovico fuo padre animato era , s* 
ivanzò con notabil progrefso : e di qui 
1 poco vedremo , quanto pe’ Tuoi ran¬ 
ci figurati libri da lui pubblicati, gli 
giovafle l’efierfene da piccolo impadro- 
lito . Non gli rubò per altro tutto l’af- 
etto per fe il difegno, di maniera che 
trafandafse gli ftudj delle lettere urna- 
ìe \ anzi ad effetto d’impegnarvifi e di 
:occare il fondo del fapere, alfindìriz- 

Tomo XXXVII. Q. zo 
a) Il P. Vincenzo Coronelli nel tomo VI. della 
fua Biblioteca univerfale, imprelTanel 1706. di¬ 
ceche allora il P. B*'n*nni era d’anni 64. e cosi 
verrebbe ad efler nato nel 1642. Il medefimofb°- 
giugne che nel 165$. lì rendere religiofo; cole 
tutte contrarie alla verità di quelli racconti. 
Ma foife il fecondo fu mero sbiguo di ftampa ; 
ed eia forfè vero che il P. Bu.tna.mn avea 6+ anni 
allorché il P. Coronelli ciò feriveaj ma fra lo 
fcriver quelle notizie e lo fia raparle, fcoiferarv> 
ni quattro, uè I’ììIoìkq ciò avvini « 

rAvv 
tv. 
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zode’PP. della Compagnia di Gefulì 
fottomife, nelle fcuoledel collegio Ro¬ 
mano, da’maeftri delle quali in ogni 
Torta di letteratura e di varia erudizio¬ 
ne fu appieno iftruito. Compita ch’egl. 
ebbe la carriera nelle belle lettere ir 
quella Univerfità fioritiffima, in cam¬ 
bio di profeguirla nelle fcienze fublimi ; 
amò meglio interromperla per all’ora 
ma con animo di ricominciarla cor 
maggior lena. 

Chiamato pertanto da Dio a met 
terfi in uno Rato fatto apporta perla: 
pietà e per lo ftudio , determinò d 
confagrarfi tutto a-lui; e accettate le 
replicate Tue irtanze d’effer ammefsc 
nella Compagnia di Gefu , ne vertì 
l’abito nel Noviziato di Roma , il dì 4, 
ottobre 1654. in età d’anni Tedici. Dap¬ 
poiché terminato ebbe con efemplari- 
tà [ingoiare e con fervore di fpirito il 
biennio della Tua provazione, pafsò ad 
abitar nel collegio Romano con gli al¬ 
tri religiofi del Tuo corfo ; e quivi dopo 
cfferfi nella rettorica meglio affai raffi¬ 
nato, fall allo rtudio della fìlofofia. 
Ebbe per Tuo maertro il P. Francefca 
Efchinardi, per le opere fìfico-matte- 
matiche rinomato ; fotto la cui con¬ 
dotta, oltre le filofofiche fottigliezze, 
s’internò quant’ei potè nelle ma «ema¬ 

tiche 
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ìchefcienze, e fpezialmente nell’otti- 
:a ; faccendofi fin d’allora franco in 
avorar criftalli a ufo di cannocchiali e 
nicrofcopj, e riufcendo affai bene in 
lare a queffi l’ultimo pulimento e in 
netterli in opera. 

Ma era ornai tempo che a prò degli 
Itrì al grado di maeftro paffaffe ; la¬ 

onde fli da’Superiori mandato al col- 
sgio, che i PP. Gefuiti hanno nella 
ittà d’Orvieto, nelle cui ffuole s’in- 
iuftriò al maggior fegno d’affodar gli 
colari che aveva nelle mafiìme criftia- 
ìe, e d’infonder loro il buon gufto 
ìell’umane lettere. In tal efercizio, 
>er utilmente paffar cert’ore nojofe e 
Inoccupate , richiamò l’affezione a! 
lifegnare , trattenendofi di tant’ in 
anto, or in fare fchizzi, or finiti la- 
ori; di che ne fa buona teftimonian- 

la una tavola che vedefi ad un aitar 
Iella chiefa de’ fuddetti PP. in cui egli 
lipinfe con maeftria un divoto Croci- 
iffo. Così ancora per non perdere l’ac- 
tuiffato, non ifmarrì punto di vifta i 
nattematici ftudj, anzi a vie piu colti- 
arli andava carteggiando coll’ Efchi- 

; ardi, ragguagliandolo degli avanza¬ 
menti che vi faceva, e dimandando¬ 
ci lo fcioglimento d’alcuni dubbj; co- 
ne appare dalle lettere a sì ftudiofo al- 

Q„ 2 lie- 
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Iìevo dal dotto maeftro fcritte adOr 
vieto, che fra’ mfs. della libreria del!5 

collegio Romano fi cuftodifcono. 
Finì con pienitfima foddisfazione' 

della città l’impiego laboriofo delfin-? 
fegnare, e fe ritorno a Romn e dinuo-J 
voal collegio Romano, ove fi diè all1 

acquiftodellefcienze piu elevate, qua-, 
li fono la fcolaftica e moral teologia / 
e la polemica, Ben è vero che per fan ( 
tamente divertirli, proccurò egli di. 
rallegrar quegli ftudj sì ferj col ricercar' 
ed efaminar le memorie della facra an ;1 

tichità; diligenza che molto gliagevo j1 

!ò il tirar a fine TUtoria metallica de1* 
Pontefici. Non fu diffìmile a felteflb* 
neU’applicazione e nella riufcita, at-i 
tendendo alle facoltà teologiche. 

Sempre fu tra’ primi confiderato 
fece fempre ammirare la profondità 
dell’ingegno, e la capacità di far un! 
bello fpicco in tutti gl’impieghi. Ond e! 
che giudicato abilifiimo a giovare gli1 

altri colla dottrina, eflendo dì già Sa-1 

cerdote efemplare, e ammefio, dopo! 
i confueti fperimenti, alla profeflìon1 

religiofa, fudeftinatoa legger filofo-' 
fìa nel collegio d’Ancona. Piu adat¬ 
tato luogo ed incarico di quello non* 
potea trovarfi ad appagare il bel ge-i 
inio del valentuomo ; perciocché atten- 
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) contìnuamente ad arricchirli di nuo- 

cognizioni, non contento di fpeco- 
ire puramente fu’ libri al tavolino, 
avanzò a contemplare con gli occhi 
roprjle tante produzioni della natu- 
a, di cui tal volta difcorrer doveva 
ella filofofia , che a’ Tuoi fcolari det- 
ivacon quell’applaufo, che l’erudito 
av. Profpero Mandofi ci ha abbonde^ 
miniente teftificato (a). 
Diè poi 1 ultima mano a fidarlo nello 

udio e nelle fperienze delle cofe natu¬ 
ri la dotta amicizia che ivi ftrinfe con 
ammillo Pichi, nobile Anconitano , 
cui mufeo ricco di molte rarità, e in 

jjpecie di vaghe conchiglie, invitava 
sne fpefso il faggio maeftro apaffarvi 
ell’ore , ed a confiderarvi il bello e ’l 
nono che racchiudeva (b). 
Non fi fermò mica qui il P. Buonanni\ 

3lle andar a trovare ne’ luoghi loro na- 
i parecchi di que’ teftacei che nel mu* 
o del Pichi avea veduti raccolti : e 
ccome il porto d’Ancona di elfi, e 
articolarmente di balani e di datte- 
marini è affai doviziofo, così il dili- 

l snte inveftigator della natura non fo- 
C2_3 Io 

0 

} Prcfper Idandefius in Bibliotheca Romana Cc-ìtur• 
io. num. 54. 

$ ) Fa menzione il P. Buonanni del Pichi nella Ri- 

crta\t»n dell’occhio Patte 1. c. 5. c v’inferifce 
una fua lettera. 
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lo s’affaticò in rintracciarli o fu’lidi Ir 
o ne’ fondi cupi del mare, e talvolta (a] di 
per entro le vifcere degli fcogli, in of ir 
fervar le curiofe bizzarrie , e lavori Itu- fi 

pendi della natura, in notomizzarne i 
le parti; ma in iffendere eziandio ir i 
carta tutto ciò che di notare pareagli i 
degno, e in farfi una fceltiffima rac¬ 
co Ita d’ogni genere di conchiglie. Ve- fi 
nuto dunque al fine delia fua lettura. n 
dopo efferfi deliziato in molte filofofi- li 
che offervazioni, fi trovò in mano piu : 
che abbozzata un’opera fopra i teff acej k 
da pubblicarli. II darle compimento:: 
glielo permife la nuova carica in Ro- d 
ma avuta, effendo ftatoeletto Culto-il 
de dell’archivio della cala profeffa;l 
dove nel 1676. arrivato, potè a perfe- f 

zione adempire idoveri diquell’uffizic ; 
fenza intralafciare i favoriti fuoi Itufr 
dj. _ .1 

E infatti con ifcrupolofa attenzione b 
tenne ordinati i moltiffimi mfs. di quelle 
archivio, faccendofi ben tolto prati-iti 

chiffimo di tutte le piu recondite me¬ 
morie che vi fono, c migliorandone il 
ripartimento. Volle altresì che la primi 
opera che di fuo comparifse in pubbli-® 
co, fofse concernente l’uffizio ch’avea 

fra !'t 

(a) Accenna il P. Euananni nell’opera citata «jucfte 
lue ricerche. 
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fra mano, e fu (a) un efatto Cataloga 
ii tutte le provincie che in quel tempo 
numerava la Compagnia . Catalogna 
orovinciarum S. J. domorum , collegio- 
rum , refidentìarum , fornìnarìorim , & 
nijjìonum qu& in unaquaque provincia nu- 
ncrantur. 7lom.e 1679. 

Anzi a metter in ordine una compì- 
a Cronologia della fua religione appli- 
:ò l’animo, com’anche a continuarne 
a Biblioteca degli fcrittori ; oid’ è, 

1 he del P. Buonanni, come di contino- 
Aratore di quell’opera d il P. Aleg.imbe 
iì ben ordinata , ne tavella nel Dizio- 
ìario iftorico-critico(6) Pietro Bayle, 
1 quale parimente in altra occafione(<■;) 
,ocita . Ma non potè profeguir l’intra- 
.Drefa, impiegato in altre cariche che 
;ii fecero cambiar difegno: nè qui lì 

. aiol tralafciar d’accennare efsere Hata 
ippoggiata la continuazion della Bi¬ 

blioteca fuddetta al celebre P. Tourrie- 
l'nine, il quale attualmente in Parigi 
j, i travaglia. 

Ho detto, che mentr egli era Archi- 
ùfla, non trafeurò l’iftoria naturale ; 
>oichè, parte dafe, parte per altrui 

ijnezzo, avendo al vivo efpreflì piu di 
Q_ 4 400. 

0 Profper Àfando/iusin Buiiotb. Rom. cent. i. «.54. 
) Ditfioiuiire bifiorique CC. vi RutterJjrn 171^. 

f r*m. l.pag. 154. 
■ ) Tom- J.fog. ì5o4» 
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400. teftacei, e ritoccate e finite le 
confiderazioni (òpra di effi, diede alle 
Rampe la Ricreazione dell'occhio e della 
mente nell' offervaiAon delle chiocciole , 
prxpofla a curiofi dell opere della natu¬ 
ra ec. In Roma per il Varefe 1681. in 
4. arricchita di belliflìme figure in 
rame. La riftampò tradotta in latina 
favella con aumento l’autore, 1’ anno 
1684. in Roma, avendone di poi fatta 
di quefta latina la terza edizione con 
nuove giunte nel 1709. che va unita al 
Ninfeo Chircheriano, e ne forma la duo¬ 
decima claffe. 

Quanto fia (lata applaudita quefia 
raccolta ne’ paefi anche ftranieri, ne 
fa fede la verfion francefe fattane da 
Francesco Dufeine, nel 1691. impreca 
in Parigi. Vi fi aggiunga la degna fil¬ 
ma che ne fa Carlo-niccolò Langio Lu- 
cernefe , dottifiìmo filofofo e medico , 
nel fuo bel Metodo ch’egli propone per 
difiribuire i teftacei marini (a), e le lo¬ 
di (b) che le dà fin dall’ifola d’Amboi- 
na, una delle grandi Molucche nell’ln- 
die orientali l’eruditiffimo Giorgio - eve- 
rardo Rumfio, foprannominato il Pli¬ 
nio Indiano , nel volume da luì nel 

1699. 

(j) Methodus nova ir facili] tcftacea marina i'i claf¬ 

fe t diflrt'onendi . Luceraa 172.2. 

(’->) Mdiiktteia dcdicatoiia.e lib. i. j, e 2j. 
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;e lógg. in lingua fiamminga comporto 
ls :ol titolo di Gabinetto di rarità d'Amboi- 
'* in, e nel 1705. imprerto in Amrterdam 

«). Contutrociò ad impugnar ciò che 
iflerifce il P. Filippo nella prima parte 
iella Rìcreazion dell'occhio, ove s’inge¬ 
gna di ftabilire la nafcita fpontanea 
ielle chiocciole, fermando fopra tut- 
o che i balani, e datteri marini non 

Uiiafcan dall’uovo dentro 'a* cavernolì 
orti cogli, ove con maraviglia (b) fi rinven¬ 
ni ;ono rintanati, ufcì fuori una lettera 

rampata in Bologna l’anno 1683. dal 
ìig. Abate Anton-felice Mar figli, dipoi, 
)e’ fuoi gran meriti, promoflb al vefco- 
ado di Perugia . Fe rirtampar in Bo¬ 
na il P. Buomnnì la dotta lettera del 
ìg. Abate Marfigli congiuntamente 
on una fua ben ordita rifpofta, in cui 
‘adopera quanto può a foftener la fen- 
enza Peripatetica, che in que’ tempi 
itimerava bravi feguaci. Ha per tito- 

Rifeffonì fopra la Relazione del ri¬ 

ti 

ne 
il 

ir 
Lu' 

ito 
111» 

,(Vt‘ 

PI 
i ne 

rovamento delì nova delle chiocciole, cu 
1. F. Al inviate in una lettera alì Emi - 
entìfs. e Reverendifs. Sig. Card. Conti 
'a Godefrido Fulberti. In Roma , per 

Q. s u 
1) Ve n’è l’eftratto negli Atti di Lipfia ai’anno 

1686. pag-toS. 
A Veggaficio che ne dice il Sig. Vailìfneri nell’ 
Origine de' vermi del corpo umana CC. in tndayty. 

Uil 1710. pag. ito.c m. 
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il Varefe 1683, in 12. ti 

M edefimamente il famofiffimo medi¬ 
co e filofofo Frcincefco Redi , ma quelli 
gentilmente provocato dal P.Buonamii, 
nel libro ch’è pubblico De* vìventi ne* 
non vìventi, con replicate fperimen- c 
tali offervazioni moilrò al fapìente 
Ariflotelico le difficoltà che aveva in¬ 
torno (a) a quelle farfallette nate da ^ 
certi marciti giacinti , !a cui putre¬ 
dine fi pretendeva efiere fiata for k 
madre, e non femplice nido .. Non,fi 
perdè però d’animo il Padre Filippo ili 
Avendo egli rinnovato altre fperien jpfi 
ze > e fatto uno fpogiio erudito da’ di-- 
fenfori della generazione ex putri, die- ^ 
de in luce una delle piu befi’opere chcN 
an quello genere a difendere tal fenten-j^ 
sta fieno ufcite, intitolandola: Obfir-P 
vationes circa viventìa qu£ in rebus noi'M 
vìventìbus reperiuntur, Roma, typis Do f! 
minicLAntoniìHerculis , 169*. in 4. ab dì) 
bellita di belliffime tavole. E’ divi fi ^ 
in due (b) tomi. Il primo compren [ ^ 
de la prima parte (òpra la nafciup 
degl’infetti e delle piante, e la fecon 
da, che una giunta alle chiocciole (di 
Il fecondo contiene una gran ferii J 

d’in- (l>) : 

1 a) In Firtnif ^pel Matini, i 684. in 4. 
bj Vcn’èun eltratto nel Tomo LI. parte II. delfc flCl 
Galleria di Minerva > e negli Atti tii Libila aU 
anno 16$j. 
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d’infetti e d’altre minute cofe col 
microfcopio ingrandite e accurata¬ 
mente fpiegate, ed ha per ifcrizio- 
ne : Mìcrographia curìofa {a). Si fece la 
feconda edizione in Roma nel 1699. 

1709. per 
Micro¬ 

grafìa curìofa, la qnaìe forma la dalle 
undecima del Mufeo Chircherìano. 

A parecchie fperienze di quello di¬ 
ligente ofiervatore e ilforico naturale 

ji replicò nel fecondo de* fuoi Dialoghi 
9 il Sig. Antonio Vailifneri {b} y da’ cui fco- 
n prknentì, decerne da quegli del Ceflo- 
]j ni (c) reità meda in chiaro la nafcìta 

degfìnletti e delle piante efler dal fe¬ 
dine ; fentenza comune a gran parte 
n de’ filofofi di oggidì , i quali tutti 

* però fi unifcono a commendare il P. 
. Buonannì, per aver egregiamente in 

.di tutto il volume, e nel 
ela terza volta fu imprelTa la 

h 
a 

dett’ opera ributtato l’opinione del Re¬ 
di , aderente darfi la vita fènfitiva 
nelle piante {d). 

Adai maggior lode fi merita rinfittì- 
cabli uomo, allorché fece la prima 

Q_ 6 fpk n . 
(a ) Lodati. dal Sig. Vallitueri nella G.unta ai al¬ 

cune lettere Fi li co-medi che intorno all’òrigiive 
de' morbo pediccJare .In Padova 17Z4. in 8. 

(b) In Venezia , preflfo l’Albiizzi , 1700. 
f ) Parte di effi fono fparfi nella Galleria di Mi¬ 

nerva, parte nelle opere de] Sig. Vailifneri. 
f Nel libro fopca glìntetti. In Firenx^-, pii Ma- 

D 
il 
si 
re 
fci 
co 

m- 
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fplendidìifima edizione della raccoftaiia 
di pontificie medaglie) fpettanti allah 
fabbrica di San Pietro. Numifmaia Sum-"' 
morum Poutificurriempii Vaticanifabriccm 
indkantia , ehronologica ejufdem fabricA 
narratione ac muitiplici erudii ione espli¬ 
cata . RomA) typìs Dominici Automi Her- 
culù, ióq6. in foglio grande con 86. (fe 
tavole intagliate a bulino (a). Quel che 
reca ammirazione fi è* che in ciu¬ 

rli 

U 
% 

que rnefi, com’ egli dice nella prefa¬ 
zione , venifse a capo, di sì faticofa e 
nobile deferizione. 

Accolta con fommo gradimento 
quello, bel faggio* eh’ e’ diede della 
icienza utiliflima delle medaglie e. 
dell’ architettura infieme , nel cui 
ftudio non paco* fi. fifsà., conferma¬ 
tane la fiima che fe- ne fece dalla ri-Ira 
Rampa in Rema neli;oo. conqual-iic 
che correzione ed aggiunta dell5 au-prr 

K 
«' 

fii 

tore; e principalmente incitato dalle 
Monfignor Giovanni Ciampini, amLfar 
co fuo> delia filerà e profana crudi-Ino 

zione benemerito, feguitò. il P. fke-pe 
nanni ad efaminar tutte le medagliai 
de’ Papi , che dopa f&ticofè perqui* 
fizioni gli riufeì di trovare; e da fe 
fattine i difegni, riportatine tararne 

d.a 

0 
line 

{ ) Ne fanno diiiguate eilr-lto gli Atti di LipItA 
j tìjS. f ag.204, 

■Gali 
it 
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a fé i rovefci, e dichiarandoci ad 
no ad uno con ordine e con metodica 
ifpofizione , ne fece un regalo al pub- 
lico in due volumi con utile grande 
ella letteraria repubblica. 

. Eccone il frontifpizio : Numìfmata 

.mtifcum Rjomcmorum , (]U£ a tempore 
, Tortini V ufque ad annum 1699. vel 
ì ukoritate public a vel privato genio in 
. cem prodiere , explìcata ac multiplici 
. udiiione /aera & prephana Hin/frata . 
; crnn, typis Dominici Antonii Herculis , 

>$g. Son due gran tomi in foglio, ne* 
> .ìaii non fi contenta di ordinarvi le 
1 edaglie ; ma ogni tanto con molte 

vole rapprefenta , in grande e per 1 
jpunta, ciò che da elle è indicato r 
fimboleggiato : fuperando perciò di 

l. -an lunga la metallica ìflorra de’ Pa- 
j. dal celebre Moline* pubblicata (n) , 

rreggendone i molti abbagli che per 
lontananza da Roma pigliò l’autor 
anzefè, e in fomma perfezionando 
l’opera la (b) migliore che inquefto 
nere fi fia veduta. - 
E qui li vuol aggiugnere, che fin 

dall’ 
fe 

lu Porigi ae! la pubbeò. il !?• Claudio Ma¬ 
il! inet Canonico icgwhfc della QOniju.-.u oA 

' 

fallica na . 
Per daiqc u,u faggio ripartano une- J-i glie¬ 

le medaglie gli Aiti dt dtli.‘amio i6$«, 
•ag. 5J.0, 
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dall’anno 1604. uni infieme il chiarii^ 
mo fcrìttore le ifcrizioni tutte ricava^ 
dalle medaglie, che di poi difFufamef 
te fpiegar doveva, e fuori le diede aip 
quello titolo : Lemmata numìfmatum R\ 
mcinorum Pontifìcum a Martino V. ad bui 
centium XII. Rom&Jypis Dominici Antor, 
Herculìs , 1694. fenza però mettervi 
nome fuo. 

Ora, ficcome in telTer quelli voli 
mi s’impegnò con tutto l’amore nel 
facra iltoria ed erudizione, maggio, 
mente fondandovifi, in maneggiar 
fritture dell’ archivio , gli cadde 
penfiero di comunicare al mondo alti 
fue giovevoli produzioni. Intrapre 
pertanto a ordire Tlftoria degli ordii 
religiofi , nella quale , mehtr egli: avi 
va le mani , fu promofso da’ fuolSupi 
riori alla carica di Rettore nelcollegi 
de’ Maroniti , dopo aver adempit 
con attenzione incomparabile per ver 
tun anno le parti d’un diligente Arci*] 
villa. Governò quel collegio con pk 
nilfima foddìsfazione diqueglialunni 
i quali ammirarono la fua paterna all 
ftenza e amorevolilfima carità. 

Terminato il triennio del fuofelic 
governo, in cui e profeguì il comir 
ciato lavoro., e altri ne ideò, elTend 
già findalFanno t68<& morto rilluilr 

ed 
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d infigne Atanafio Chirchero, e fian¬ 

noili abbandono ilMufeo del collegio 
Romano, cominciato con le antichità 
breziofe Iafciateper teflamento a quel 
( oflegio da Alfonfo Donnini, di TofcaL- 
bella, morto in Roma nel 1651. e ac- 
' refciuto da molte macchine idraulì- 
he e fperienze intorno alla virtù ma¬ 
gnetica dal fuddetto P. Atanafio, fu 

Jomma provvidenza de’PP. della Com- 
I )agnia, il confidarne la cuflodia al P. 
rìimm?niì. Neprefeper tanto quelli la 
fòprantendenza l’anno 1698. ma non 
bra già in quello flato , come ce lo di- 
■'finge Giorgk>deIIeSiepi, difcepolo e 
macchìnifta del P. Chirchero , nel fisa 
figurato libro , in Amfterdam (a) im~ 
l5>reffa. Era un"ombra di quel ch’era. 
*arima , rimafivi , è vero., i marmi 
ieU’antichità erudita; ma delle tante 
nicchine e magnetiche prove conge¬ 
datevi dal primo Cuflode, e d’altre 
timabiliffime cofe, i foli avanzi e rifili- 

f(b). 
II La prima cofa, a cui feriamente 
A >ensò il Cuflode novello, non poten¬ 

te piu ferv ir bandito alla libreria con¬ 
tiguo , 

! a) Rimani collegi! Afu fa un ceUlerrimum cC- 
u ffilodar/ii , i6y§-, 

b) b’ ciò avvertito nclia Prefazion del Mufeo 
Chirtheriano, è nelle Memoùc 4i Ttcvoùs.» 
©efe cTotu.b- J709. pag- 
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tìglio, nel fecondo piano del collegi^1 
Romano, ove da prima era Rato di111 
porto il Mufeo , a cagion della nuov^ 
fabbrica della chiefa finita nel 1680. 
cori della quale per detto andito dove j>\ 
efsere il pafso , fi fu , il ricercare e di ! 
porreunfitoa propofito, ove alloga 1 
re fi potefsero gli avanzi del Mule 1 
Chircheriano . Promofse , e opere 1 
che fofse efeguita quert5 idea il P. Ala 
mannì , Fiorentino, Rettore in que jj 
tempo, ficchè fiotto di lui trafiportatf 
furono i marmi e le altre robe ad ui'f 
braccio del corridoio del terzo piano f 
dove cominciò a chiuderli una loggia 
all’aria efipofta, ad oggetto di corno 
damente addattarvele. 

Aliunto poi al Rettorato del colle¬ 
gio Romano il P. Giovambatirta Tolo- 
mei, Pirtojefie , dipoi Cardinale di 
Santa Chielà, non ha guari, defunto 
con inefplicabil cordoglio del mondo 
criftianoe letterato, o allora sì, che 1 
P. Buonannì prefie coraggio. Mercè l’af- 
fiftenza ed efficacia del Tolomei, pro¬ 
motore delle pubbliche e private utili¬ 
tà, e tutto impiegandoli l’infaticabil 
Curtode in fiollecitar fiintraprefia , e in 
accalorare il travaglio, dove nel 1Ó98, 
fi vedeano in una mefehina porzione di 
corridoio,oltre all’antiche pietre, tre 
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i()li armadi pieni ; nel 1709. già chiufa 
ifitta la loggia, e ridotta a comodità- 
f-ia e luminofa galleria , eran crefciuti 
3li armadi al numero di 60. e tutti ri- 
-ieni, oltre alle fcanzie e le camere ben 
jfrovvedute. In fomma potè in dett’ 
i nno il P. Buonanni far godere al mondo 
( na copiofitàma galleria , tutt’altra da 
ouella che prima era, compilandone 
ilftarapandone una minuta defcrizio- 
;{e, con in capo al libro : Mufam 
l’bircbcriatium , five Muftum a P. Atba- 
tfxfìo Chirchero in collegio Romano S.J. 
,mpridem incaptum (a), nuper reflitutum , 
\uElum, defcriptum & iconibus illuflra- 
jm ec. A.om£ì typis Georgii Plachici 709. 
rnato di 522. tavole in rame beniffimo 

.icife. Della qual opera fanno elogi e 
, ccura titànio eflratto i Giornali de’(6) 
letterati d’Italia , e gli Atti degli eru¬ 
diti di (c)Lipfia. 
1 Con tutte quelle file affollate occu¬ 
ltazioni, prima di dar in luce ri Muféò 
'bircberìano , penfando eziandio a for¬ 
nire le gallerie degli altri, e ad ab¬ 
olirle, avea già ftampato due Tomi 

de- 

) 1! !’. O Bernaido de Mont-Faucon nella dia 
^Antichità ffiegata rporta molte figure dei Muda 
de! P. Buonanni, conrrafjegnandole dotto yol no¬ 
me di quello. 

■to T<> ■ o vii. 
(r.J vifla erudt$. 1710. pag. jìjl. 
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degli ordini religiofi ; il primo co! rito j( 
10 di : Catalogo degli Ordini religiofi del fu 
la Cbìcfa militante, contenente gli uomin il 
religiofi. (a) In Roma,per Giorgio Placo', t 
e cosi in tutte le opere che feguono i 
1706. in 4. e fu quivi riftampato ne 1 
1712. prefso il medefimo ftampatore 1 
11 fecondo tomo, intitolato parimente 1 
Catalogo degli or dini e c. contenente le Ver¬ 
gini a Dio dedicate . In Homa ec. 1707. £ 
in Veneziane! 1707. fono flati riiiam-i 
pati quelli due tomi, ma conaggiun-; 
gere nel frontifpizio : Aumentato e mode-1 
rato ec. dal P. GeneraleCorcnelli. Tut-i 
tavia Xaumento confifte in inferirvifi al¬ 
tre claffi di Religiofi e Religiofe Fran- 
cefcane, e ragguagli piudiflinti e mi¬ 
nuti de’loro ordini. Dall’altro canto 
vi mancan poi alcune figure e ;;loro 
dichiarazioni, come lo ftefTo P. Buo- 
nanni accenna nella prefazione al ter- ; 
za tomo; e X edizion Veneta è infe- : 
riore d’afsai alla Romana nella bel¬ 
lezza della ftampa e perfezioni degl’in¬ 
tagli . 

Nè qui fi rimafe l’indefefso fcrittore. 
Nell’anno feguente alla publicaziondel 
Mufeo, comparve (7>) col terzo tomo 

degli 
(">7 erudii. Lippa 1708. par 117. 

( by Del fecondo e terzo tomodegli ordini Religiofi 
i'e ne fa inenzion dagli Aiti diLiplia» Supplenti 

Tom. V J57* 
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•leglì ordini religiofi, col titolo diCa- 
■alogo degli ordini ec. in cui fi riferiscono 
1,le uni di efii tralafciati nella prima edizio¬ 
ne , diverfi collegi d'alunni, e diverfe con¬ 
gregazioni di fanciulle . 1710. Affinchè 
boi nulla fi defiderafse a ultimare il fuo 
giovevol penfiero , accrebbe il corpo 
:;ol prefentarci il Catalogo degli ordini 
■quefiri e militari ec. 17 \\{a). Dedicò 

gli tutt’e quattro quelli tomi, i qua- 
• i in efattiffime tavole a bulino inta¬ 
gliate rapprefentano ciò ch’è (piegato 
•ifuccintamente in latina e italiana fa- 
• rella,al fommo Pontefice Clemente XL 
li gloriofa mem. il quale, oltre agli en~ 

• :omj che fece al merito dell’autore, 
-ì degnò d’ingrandir maggiormente 
i :on la fua prefenza la galleria in sì buo¬ 
no fiato ridotta. 
• Piu in là ancora fi fiefe l’ind ufiria 
• naravigliofa del P. Filippo ; ond’è che 
.ìon pago d’aver impreziofito il fuo 

!• vlufeo di nuovi Tariffimi ftranieri te- 
i-lacei , d’animali, e d infetti dogai 
orta, d’una raccolta di tutti i mar- 

, ni, formò un quinto tomo trattante 
1 li tutte le vefii facre e civili, tifate 
o lagli ecclefiafiici, nominandolo G>- 

arebia ecclefiafiica confi derat a nelle vefii 

fa- 

s) Riferì feon quell'opera gli Atti di Lipfia . Su#* 
l>Um. Tonj. VII. pag( ì jy. 

I 
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fu gre e civili ufate da quegli i quali le 
compongono ec. 1720. Giudicò anch( 
opportuno di (Velarci nell’iftefs’ anne 
i fegreti delle ftraniere arti, confor 
me fvelati avea quegli della natura 
col farci godere il Trattato della ver 
vice Cinefe , in forma di lettera altIllu 
Jlrifs. Sig. Abate Sebajliano Gualtieri 
Cavalier di San Giacomo ec. 1720. ir 
8. fparfa di figure, a dar meglio ac; 
intendere le manipolazioni, e’1 buon 
ufo di tal pellegrino compofto. 

Pareva che’l P. Buonanni già ottua¬ 
genario rallentar potefse loft ina ta fua 
applicazione, avendoci baftevoìmen- 
te forniti di tante belle notizi:. Ma 
egli come fe nulla avefse fatto fin a 
quel punto, intraprefe e in breve'cì 
dilettò col Gabinetto armonico (a) piene 
di /burnenti /onori indicati , /piegati , £ 
di nuovo corretti ed accrefcinti ec. 1723, 
Dividefi l’opera in due volumi, l’un 
de’ quali comprende le figure degli 
linimenti, l’altro tutte infieme le di¬ 
chiarazioni di efii, feminate di feelta 
erudizione. 

Qual attività, qual pazienza richie¬ 
dere il metter fuori gli accennati fei 
tomi, ognun da quello lo può rica 

vare, 

(a) Ne fanno menzione e lodano l’opcia gli Atti 

di Lipfia 172 j- p-’fc* J3z. 
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vare,che gli ordini religiofi ed equellri, 
5I1 alunni de’collegj di Roma,con l’altre 
Congregazioni ec. tutte le fogge e ma¬ 
fiere d' ecclefiaftiche velli , gli ftru- 
menti armonici sì antichi che moder¬ 
ai , prima che incifi fodero dal valente 
uulino d Arnoldo in rame , tutti quan¬ 
di fotto l’afliftenza dell’infaticabile ferit¬ 
ore furon in altrettanti quadretti di¬ 

pinti , e per quanto poflìbil fu ricavati 
lai vivo e naturale. Di quelli poi fi 
ervì egli a fregiarne i vani rimali nelle 

pareti del fuo mufeo, con fimmetria 
chierandoli, per maniera che efii fo- 

ki contentanolocchio de’riguardanti, 
j Dal veder quelli, e ifafci dimano- 

• crltte notizie di qua e di la ricercate, 
1 naifimamente per gli ordini religiofi 
f:d equellri, muterebbe opinione chi 
, e avelie menate tutte buone ad un 
jjnoderno (a) collettore Franzefe, intor- 
ijio a ciò che dice del P. Buonanni nella 
j jrefazione d’una fua opera volumino- 
* a. Acciocché que’ di fuori pollan imi¬ 

tare 

Il P,Ippolito Helyor del terz’ordine di S. Frati- 
etico, autore, conforme avvifano 1 Giornali 
di Trevouxedi Lipsia dell' Hifloire des crdrnmo• 

1- rmftitjkts , rthfteux ec. in Parigi cominciata a 
(lamparli il 1714. pretende che 1) B-.onanni aboia 
tradotto in latino , e in italiano Littoria dello 

t(i Schoonebeck , Protetta nte ; e pure quelli e po¬ 
co fedelmente rapprefenta gli abiti, e nyu e 
molto veridico nelle fue relazioni. 
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tare il fuddetto abbellimento nelle Ib 
gallerie, fon talmente diilribuite ne’ m 
tomi foprallodati le figure, che fi pclei 
fon levare per ordinarle in tavole, date 
che nella fola prima facciata della cap 
ta di contro alla figura ve n’è racchiu le 
la fpiegazione in due colonne, latina li 

italiana. Ond’è che a quello fine n« 
fi ftefe piu allungo nelle dichiarazionp 
non enendo altrimenti pofiìbile il ga 
derle in un’occhiata, appefe che fiei fi 
per ornamento, come da molti fi pr n 
tica. Oltre a ciò chi bramafie difpor '> 
per ferie cronologica gli ordini religù » 
ed equcflri, agevolmente può eièguia 
lo fenza paura di dimezzare quelle fi 1 
gofe ed erudite dichiarazioni che a 
compagnano le figure : e con ciò i 
rifpofto alle doglianze d’un altro m 
derno fcrittore , il quale (a) in un’alt; i 
iflorìa che egli intitola Del Clero feà 
lare e regolare ( dove per altro fa grs| 
conto del P. Buonanni, dichiarando 
fino nel frontifpizio efierne il det' 
Padre uno de’ primi benefattori ) fi 1;| 
menta di non avere il noftro auto! 
Italiano offervato l’ordine cronologico 
ma andar pervia d’alfabeto . Aldi 
s’aggiugne , che fe egli avelie confid i 

rato ! 
(a\) Hijìoire dii Cler^ì feculicr ir rtgulier . ij 

dum, 1716. Nc fa mcnz'Onc il J«urml da Si 
•vant al fcbbrajo de! 1718. 
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ito quel che dice il Buonanni nella pre- 
izione del primo tomo de’ Religiofi 
2 lo dice, perchè s’intenda, in volga- 
» e in latino) d’aver voluto in tal fur¬ 
ia sfuggire di dar difgufto per cagio- 
|e di precedenze, farebbe ito un po 
iu a rilente a cenfurare. 

: Oltre a’libri già imprefli, lafciò il P. 
iuonannì varie opere inedite, e non 
«sminate \ e fi conofce d’averle fatte a 
nropria erudizione. Fra quelle fi fon 
rovati I. alcuni Indici d'autori che hanno 
[ritto di geografia. 2. fifpojla data a un 
ùnico /opra le operazioni fatte per torre 
litiItantico fito la colonna Antonina . Anzi 
fili una ftanza al mufeo contigua fcor- 
apfi il modello d’un cartello ben conge- 
finato , per alzare la colonna fuddetta. 
nc Eloquentia trhmphans , five de conci¬ 
li- tione humancrum affePluum. 4. Varj 
grattati d'architettura militare e civile , 

geometria , di planimetria , di Jlereome- 
0 ia , d'or olografi a, d'ottica . Guardili 
tt-rò chi fi fia dal confondere il P. Filip¬ 
pi Buonanni, Gefuita, Romano, con 
f. Jacopo Botinomi, Duca di Montalba- 
jeoi>, di Sicilia , fcrittor dell 'Antiche Sira- 
cfo/e, come ha fatto il compilato!* della 
fa vola delle materie, nel Dizionario 

lorico-critico di Piero Bayle \ il quale 
'aglio dal Bayle rteffo non fu -avverti¬ 

to a Si 
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to, tuttoché egli fi protetti d’aver p 
riveduta la medefima tavola. Ma 
tal Torta d’inciampi fon facili a dare { 
autori ttranieri , che voglion parla 
degli Scrittori anche piu famofi del 
nottraItalia, edell’opereda lòr cor*1 
potte. 

Tutte quefte nobili occupazioni e 
ordinare il mufeo e d’ammaettrare c< 
sì degne raccolte, fervivano al P. / 
lippo come d’erudito virtuofo tratterà 
mento : che il tempo migliore e ’I fiol( 
de’ Tuoi penfìeri tutti a Dio gli conf 
crava ; al che fare oltre Peffervi port 
to dalle Tue crittiane virtù , da’ fu 11 
candidi e fpecchiati coftumi, ve Io co 
duceva dirò così per mano la direzi1 
ne che aveva d’una Congregazione t ' 
nobilie ferventi fècolari nel collegio R<r 
mano, prima di tutte le altre fondata1 
a cui tutte le altre a’ collegi de’ PP. G n 
filiti fpettanti fono aggregate, e per 
ciò chiamata Primaria. Già fifa, c W 
l’avere in cura il P. Buonanni una colf 
e’1 promuoverla al maggior fegno, ei?rl 
in un fo!punto; e molto piu trattar11 

11; 

dofi d’opere e d’affari fpirituali, p ar 
_ II» 

quali aveva tutta la premura. Ondni 
che quegli efemplari confratelli mar311 
tengono tuttora viva la memoria dellei 
continue iftruzioni e d’altre opere ( 

cari¬ 

ni 
I 
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trita che faceva in vantaggio delle 
jiime loro. 
. F11 di piu uno de’ PP. fpirituali nel 
|>llegio Romano deputati ad accrefcer 
|fervordello fpirito, avendo non fo- 
r quivi ma negli altri collegi ovei di¬ 
orò , ben data a divedere una fom- 

(a religiofitàaccompagnata poi da 
attitudine ringoiare nell’operare, nien- 
: fgomentandofi a qualunque diffi¬ 
da gli fi attraverfafle per impedirli 
rcomune utilità. 
".Per tutti quelli capi ognun vede 
pantera defiderabile che a prò dì 
Jtti lungamente vivefle I’impareggia- 
|i;le Religiolo : e crefcevane il defide- 
y» al vedere il buon vecchio , cafcan- 
‘icom’era per l’età decrepita, fegui- 
cr con piu ardore che mai a dirigere 
] Tua congregazione, impiegar gli 
’£anzi del tempo a metter infieme uà* 
ej>era nuova fopra le Armi difenfive e of- I ifive , sì antiche come moderne, di cu» 

I fon rimedi i primi abbozzi ; ftrafcì- 
r rfi per la Tua galleria, nè levar mai 

'j mani dal compartirvi, e perfezìo- 
‘ rvileclafiie gliaffortimenti piu va- J li e piu curiofi che mai Teppe rac- 
, rre, proccurando a tal fine d’aver da 
efi lontaniflìmi qualche pezzo di 
rità : e infomma, oltre a un buon 
TemXXXVll R a* 
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numero di fcanzie,, del gabinetto aiìji 
monico, incuivarj femmoventi e fjf 
nori conferà fi confervano,e ad una pi | 
cola libreria contenente in gran par i 
materie attenenti al mufeo, aumed 
tando negli ultimi anni di fua vita f 
no a 75. gli armadi, ben provveduti 
cuftoditi , di tre co’ quali cominciò 
conforme sé detto. Ma Io chiamò a 1 
Iddio affine di rimeritarlo per le fi 
buone opere, e per gl’impieghi in ci 
da’fuo’ Superiori fu mefso , perfetti 
mente efercitati. Morì adunque d’u 
tocco gagliardo d’apopleffia la not j 
precedente al venerdì fanto , che cac 
de nel dì 30. marzo nello fcorfo anr. 
fanto 1725. in età di anni 87. con q,u< 
difpiacere Univerfale sì di tutt’ i fuc 
Religiofi come dimoltiffimi altri e i 
Roma e fuori, cofpicui eziandio p 
primi porti ed onori, quale fperimet 
far fi fuole allorché piangiamo Iape;i 
dita di certi grand’uomini che non ij 
vani dìfegni perdono il tempo , m 
vengono all’opera e tutti s’interertan 
pel pubblico bene, principalmente o\! 
fi tratti di giovare a intere comunit 
religiofe. 

Egli è foverchio il regirtrar qui 1 
mofte virtuofe e letterarie corrifpor 
4st}ze-, che egli ebbe con varj infigr 

. -ra' h fog- 
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oggetti cTogni nazione , ferbapdofi 

oìu lettere , per fin dalla Cina fcritte- 
C5IÌ da que’PP. Gefuiti, come altresì 
da qualcuno degli uomini celebri della 
iReal Società di Londra. Per vie piu 
inorarne la fua memoria *. è.fiato col- 
ocato da’ PP. del Collegio Romano il 

3110 ritratto nel gran Mufeo da lui sì be¬ 
bé ordinato e ingrandito , con l’ifcrì- 
kione : P.,PHILIPPUS BONANNUS 
MUSEI KIRCHERIANI RESTI- 
taruTOR. 
111 Dopo la morte di quello famofo Cu- 
tfiode non è feguito'al mufeo ciò cher 
icbguì dopo la morte del P. Chirchero. 
mi^nsòjil P. Buonanni allo flabilimento, 
iieifciandolo dotato d’una gran quanti¬ 
tà de’. Puoi volumi, con lo fpaccio de' 

11 uali ficcome l’avea mefs’in piedi, co- 
peì potè fle rhantenerfi e femp're piu im- 

:en reziofirfi, regalandolo a queft’efFet- 
kd di tutt’ i rami intagliati, da met- 
iierfi in opera nella riftampa de’ Puoi 
bri figurati. Miglior Portegno hafuf- 

neguentemente avuto il mufeo dalla 
ovrovida cura del Card. Giovambatifla 
nitli'olomei') di glor. mem. il quale non 

ago d’averlo dotato fin dall’anno 1716. 
lilinchè è vivuto (a), ha difpofto non è 
non, R 2 mol- 

„Qnel gran Cardinale e gran letterato èmort* 
queft* 
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molto in favore di efso d’un annuale 
afiegnamento in perpetuo, affinchè vi 
gareggino maggiormente ì miracoli 
delfarte e della natura . Tutto ciò 
con ficurezza pofsiamo prometterci 
per efferne fiato foftituito alla cufto- 
dia il P. Orazio Borgondio, Lettore di 
mattematica nel collegio Romano , il 
quale pel buon gufto che ha in tutte le 
fcìenze va migliorando e amplificando 
il teatro piu bello che porta aprirli agli 
occhi d’uno ftudiofo delle buone ar¬ 
ti , che con tanto profitto s infegnana 
nelle fcuole del collegio Romano . 

V. 
Perdita confiderabile ha fatta la cit¬ 

tà di Prato per la morte di Carlo Con-; 
ti, 

quell’anno 171$. adi 19. di gennajo , eflendo 
entrato di pochi giorni nel fettantefimoterzo 
anno difuactà, c non ancoracompiutoavendo il 
qnattordicefimo del Tuo Cardinalato. Di lui fi 
darà nel tomo Sufleguente un pieno elogio. 
Frattanto chi ne dehderafle un’efatta notizia , 
può render pago il fuo defiderio, con legger l’in- 
frafcritta orazione, la quale, oltre alle meri¬ 
tate lodi dell* Eminentillìmo personaggio , 
eziandio per la Tua purgata ed elegante latinità 
in cui è Scritta , e per i nobili Sentimenti de’ qua¬ 
li è SparSa , beni! merita d’efler letta : Contuc- 
cii Contueci,.SV. J efu, Oratio habita in funere Emi- 

■ntntifs.nc Reverendi^. Joannis Baptiftar Card. Pro¬ 
iettici prtd. K^at februarii MDCCXXV1. in atti* 

maxima Coltegli Romani Corani Eminentijfìmis S. R* 

£• Cardinalibus. Roma, ex tjpoguiphia Hitronymi 

Mainar di , epud thfdtrum Caprantctnfe . in 8. 

pagg-J** 
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ri, in cui egli era nato d5 onefta fa¬ 
miglia il dì 28. di febbrajo del 1661. 
Moftrò quelli fin da fanciullo di efse- 

jre dotato di rarità d'ingegno, e di ca¬ 
pacità per gli ftudj; e perciò fin d’al- 

jjlora fu mandato alle fcuole per ap¬ 
prendere i primi elementi gramatica- 

jli. Ma perchè i genitori Tuoi , che 
brano difagiati de’ beni di fortuna, 
ioti poteano tirare avanti per la via 

degli ftudj quefto fuo figliuolo; coll’ 
ijuto di alcune pie e generofe per¬ 
one , e in parte con quel danaro, 

|:he è folito difpenfarfi in Prato per 
òmiglianti motivi, fu mandato inFi- 
enze nel collegio di S. Salvadore, che 
n quel tempo, fotto la direzione dì 
facopo Mefcoli, dotto e pio Sacerdo- 

\ :e, grandemente fioriva, per l’inftru- 
;ione della ecclefiaftica gioventù. Non 
ì può mai dire abbaftanza , quanto 
òfse il profitto nel fapere, che il Coiti 
èce in quefto collegio, nelle lettere 
imane, che poi gli fervirono di occu- 

• nazione in tutto il corfo di fua vita, e1 
divenne ben tolto capace d’infegnarle 
iiltrui. Studiò la filofofia, enefoften- 
ne pubbliche conclufioni : e afcoltò 
«incora la fpiegazione delle iftituzionì 
i ivili e canoniche. Terminati quelli 
uoi fiudj, fu fermato nel collegio dì 

R 3 S. Sai- 
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S. Salvadore, per maeftro di retto li 
ca , e vi fi trattenne piu anni, e.luci 
quella città, di dotti e letterati vco 
mini Tempre copiofilfima., foddisfehr, 
conapplaufo all’obbligo fuo. -Nell’alt 
no poi 1688. fu promolfoalla cattedic: 
di lettere umane nelle fcuole pubbli 
che di Prato , e nell’anno feguente l( 
facerdozìo , da quel Vefcovo Ghenj/i 
do Gherardi, Prelato di venerabile ili 
cordanza. Quanto fofse eccellente Ire 
Conti nel fuo miniftero', baila din e’ 
che egli era confideràto , per uno c fé 
primi umanifti della Tofeana : e qui ?; 
di egli accadde, che volendo M01 b 
Ottavio del Roflo , Vefcovo di Vt ( 
terra , fondare un feminario per que 
la fua ampia diocefi, non trovò fo ; 
getto piu idoneo del noftro Conti.p ^ 
dare ìncominciamento ad opera c 
fruttuofi. Ma difpiacendo a’ Pratcji 
il vederli pi ivare di quello loro conci c 
radino, bifognò ricorrete alla Sovrai p 
autorità del Granduca ;• il quale, d z 
po di avere ricercato indarno per lu t 
go tempo un foggetto migliore, c 
mandò finalmente che il Conti fi porta 
fe a Volterra, e vi fi tratteuefse , quai 
to facefie di meftieri, per lo buono ii 
dirizzamento di quel feminario , e p ( 
ritornafse a efercitare la fua carica ne 

la 
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ila patria . Andò dunque a Volterra 
nel 1703. e vi fi trattenne due anni, 
iron eisere riguardato con tutta la fti- 
ima non folamente da quel Prelato, 
ma da tutta quella nobile città altresì, 
Iche lo ammirarono Tempre, e per la 
Ifua letteratura , e per la prudenza 
s; he moftrò per bene adempii e le partì 
ifue. Ritornato poi a Prato , e riprefo 
' 1 Tuo miniftero della cattedra di lette¬ 
re umane, lo efercitò fino alla morte, 

"che gli accadde con tutti i maggiori 
regni di criftiana pietà, dopo undici 
[giorni di malattia, il dì 23Ì d-f-le t fem¬ 
ore deli’anno 1725. Egli era alto dì 
[datura, di perdona ben formato, dì 
ivifo lungo , e rubicondo, di capelli ca¬ 
duti fino da giovane^e nel pafso era 
Jgrave, enei Tuo procedere trafpariva 
Ida per tutto ferietà e dolcezza. Era 
•fornito di fceltilfima letteratura , e 
Componeva in tofeano, e in latino, in 
1 prò fa e in verfo, eccellentemente; an- 
'zi nel latino linguaggio componeva fb- 
ì tondo il veroguflo del buon fecolo. I 
rfuoi coll unii erano innocentilfimi ; e 
..inai non oftefie alcuno. Per quelle fu e 
oprerogative, vivendo , fu amato e lìi- 
iimato, e dopo morte fu teneramente 
Compianto da’Tuoi cóncittadini. Non 
dia flampato altro , che quattro bellif- 

R 4 fime 
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fime Egloghe latine col nome pafior^ 
le di Eridamo Calmtino, che egli av<jr 
tra gli Arcadi: ma ha lafciate mol( 
cofe manofcritte nell’ una e nell’ alt. 
fingila ; e il Sig. Dott. Giufeppe Bia 
chini penfa di fare una fcelta dei 
fue poefie latine , e pubblicarle p 
mezzo delle fiampe, fperando , cl 
fieno per incontrare l’applaufo unive 
fale , per lo ravvifarfiin efse la pura 
vaga maniera de’ poeti del fecolo 
oro. 

VI. 
E’ morto in Hannover l’Ab. Ortej 

sio Mauro, Veronefe , inetàd’an 
novantadue . Quefìi avea pattata 
maggior parte di fua lunga vita : 
quella Corte con impieghi onorevol 
e fra gli altri di Poeta per la mufica 
applaudito fempre ed amato non m 
neper l’ingegno che per i coilum 
Neil’eftremo di fua malattia, e poc 
avanti di morire compofe quattro p 
epigrammi latini, che fono fiati oi 
fiampati in Verona. L’efier lui vivut 
e morto in terre cotanto dalla fua p: 
triadifgiunte non permette perora 
raccoglier di luì notizie piu partieoi; 
ri. Da Hannover è fiato mandai 
quefto fonetto in fua lode: non fe r 
fa l’autore *, ma egli moftra d’efiere fi; 
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in Verona comporto , dopo la co¬ 
li zione del nuovo Mufeo, acuì ne! 
ondo quadernario s’allude. 
Chiara città , eh' Adige freni y e ’l piano 
roni èl monte ; e in cui dall’Alpe /cefo > 
Itale terre a vagheggiare intefo , 
ima s’afjija il pellegrin Germano : 
Trd marmi che aduno pietofa mano , 

in te riman fu qualche faffo illcfo 
il tuo Catullo il nome ancora , e fpefo 
ha il tempo Udente difua lima invano : 

Nuova lapida innalza a fronte a quello 
l Mauro tuo , che da cgual vena fuor a 
Mito versò non men latino e bello : 

Quindi il culto dividi, e ajftdua infiora 
'un monumento e l’altro , e piu il novello , 
yombra piu foggia e piu pudica infiora. 

ARTICOLO XIV. 

Novelle Letterarie d’Italia fino àit 
:no MDCCXXVI. 

• r- -» <* 

§- I. 

, Novelle flraniere appartenenti 
alt’ Italia. 

PARIGI. 

JScì ultimamente in Parigi, in due 
volumi in 12. appretto Francefco 

R 5 Ba- 
( 
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Barois una nuova traduzione della (sei 
rufalemme liberata di Torquato Taffo , fa ; 

tica del Sìg.Mirabaud\e da-que’Jetterat L 
è ftata ricevuta e letta con molto di' 
piacere e ftima, tal che molto anche 1 j 
antepongono ad altra piu vecchia del( 
Balduino. Tuttoché il nuovo traduttori 
re moftri nella fua prefazione, di op-> 
porli alle critiche troppo Tevere che vii. 
hanno fatte molti uomini dotti della! 
Francia*, contuttoché non in tutto dà^ 
egli un favorevol giudicio fopra que i 
ito. famofiffimo poema. EI avervi egli;/ 
a bello ftudio foppreffe di quando ii% 
quando delle fimilitudini, e trafandad 
ti de’verfi interi fenza tradurli, ben > 
fono un chiaro argomento di fua difap i 
provazionee condanna, 

Or la Sìg. Elena /liceoboni, comica- 
eccellente , detta Flarnminìa, per gl -, 
ffampatori Lotin e Ghaubert, ha pub^ 
blicato nella medefima città una Letti jr 
ra critica , indiritta al Sig. Ab. AntonL 
Conti , Gentiluomo. Veneziano. , d- 
grand’ ingegno , e di molto ftudio in. 
ogni Torta 'di buona letteratura, chef 
da molti anni quivi foggìorna, e v’f 
in poffeffo della ftima e dell’amore di 
que’ letterati. Ella porta il titolo cmL 
fegue : Lettre de Mademoifèlle R—a a» 
JM, t' Abbé Q.. . aii fvjet de la nolivelli ) . 

y À La- 
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xàuHlcn du poemc de la JerUfalen: dii ~ 
a fse .. A Paris , cb'èz Pb. N. Loft in &" 
, D.Cbanbert, 1725Ì in 12. pagg. 79.- 
ui la detta Signora moftra evidente- 
ente non pochi sbagli del nuovo tra¬ 
ttore , e gli dilucida molte delle be!- 
zze nella Gerufcdemme , le quali da chi 
m s’è renduta domeftica la nobil fa- 
dla deiritalia , non polTòii efser cono- 
iute. Spicca certamente da per tut- 

1 il raro ingegno e lofludio non vol- 
ire della dotta apologiffa, acni an¬ 
te i latini antichi nel lor linguaggio 
0 famigliari , e i greci non affatto 
;noti . Apparifce in alcuni luoghi, 
?er lei forfè creduto filo- vantaggio , 
i fecondare il genio del paefe in cui 
ive, con efaltar piu del dovere àie: tini 
agici Francefi, i quali ancorché ab¬ 
bino il loro merito, chi però intende 
ifa fia dipingere e'rapprefentar la na- 
ìra, echi guffa eloquenza e lumi d’ 
preffìone, non fa metterli al para¬ 
rne delle noffre^ miglior tragedie .. 
oìì lafcia co n tilt toc iò la Sig. Riccobcnì 
i ricordare , coinè molti ftranieri yen- 
ino a formare giudìcio del noflro tèa- 
o , da fciocchezze a noi (felli mafl 
ote per lo piu, e fol piaudite dal vòl- 
0 degl’indotti; qifando, in materia 
i’tragédiè ,dl giudicio formar (? dot 

R 6 vreb- 
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vrebbe dall' Órejle del Rucellai, dall 
Sofonisba del Tariffino , dal Tcrrifmoi.\ 
del Tflffo, dalla Semiramide del Manfì 
di, e da altre tali fra le antiche e'frai 
moderne ; nominando efla in oltre ,f 
le molte de’ poeti vivutiarpoltri dì ; 
tragedie del Gravina , la Me re;, e del Si 
March. Mafai, e ’l Ccfnre del foprall 
dato Sig. Ab. Conti, non ancora Hai 
pato. Ma quanto vantaggio dia p 
le fletta la noflra lingua fopra la fra 
cefe , anche nel teatro, ciafcberìi 
può raccorlo, confrontando con l’oj 
ginale italiano la verfion franeefe 
profa, detta Mercpe, flarapata in P 
rigi alcuni anni fono, e lavorata c 
uno di quell’accademia, e da noi rifi 
rita nel tomo XXXI. a c. 369. 

Altra traduzione d’ittuflre auto; 
italiano, per lo, mede fimo Barois, 
Hata impretta fanno 1524. in 5. voli. 
*2. Quelli fi è il noftro-Giovanui Sa%r 
do, d’antichiflìma e nobiliflìraa fam 
glia nella Repubblica di Venezia, e 
cui gran meriti lo portarono alle dign 
tà piu cofpicue di ma patria, e fra la 
tre a quelle di Cavaliere e di Proccur; 
tore di S. Marco . Le fue Memorie ifior 
che de’ Menar ehi Ottomani, furon la pr 
9ìa volta /tampate nel 1-673,. in Venezi 
jìer iCombi e Lanosi, in. 4. gr. e a que 
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ìli fufleguiron molte altre edizioni den¬ 
aro i! brete lpazio di pochi anni , e nel- 
ra flefia città, e altrove. Su l’edizioti 
li Venezia del 1679. che fu la. terze Ve¬ 

geta , il Sig. Laurent l’anno appretto 
>refe a farne una verfion nel fuo ìdio- 

ijna francefe , la quale egli confefsa d’ 
lettere piu di quarantadue anni che l’ha 
jerminata : ficchè quella fua opera è 
en debito d’ufcirperfettamente cali¬ 
gata e corretta . Nell’edizione france¬ 
te è pìac iuto all’autore di mutare il fuo 
grimo titolo , trasformandolo in quell’ 
ìlitro : Hijloire de l'empire Ottoman ; ma 
;orfe migliore fu il confìglio dello fcrrt- 
I or Veneto, che l’opera fua chiamar 
polle, non col nome dd Ijlcria> ma di 
Memorie i/loriche. La traduzion preferi¬ 

re è de’foli dodici primi libri, lino aff 
inno 1640. che fu l’ultimo dìAmurat 

i II. La continuazione è dì vari fcrittori 
trancefi, e l’hanno, condotta fino all’ 
unno 1703. incui, per La depofizione dì 
Muftafà II. Acmet III. fuo fratello fu 
jollevato a quel trono : e quello per av¬ 
ventura è il maggior vantaggio che van¬ 
irà la traduzione fopraif fuo originale*. 

Nè qui terminati le traduzioni de* 
miglior Italiani fcrittori . L’anno fe- 
guente, apprefso Pierfrancefco GiL . 
fart, lbrajo e intagliatore, se fatto ve¬ 

dete 
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dere , con accrefcimenti, una nuòvi 
edizione deila verfion francefe del fa 
mofo 'Trattato della pittura , di Ltonari11. 
do da Vinci. Ella è in 1.2. di pagg. 324ned 
non comprefavi la prefazione , e la vi^1 
ta de IT autore, aumentata di .nuo\ 
notizie. 

Il P. Carlomaria di Sanfeverino (a)-, dei 
la Compagnia di Gefu, che in Padcjic 
va, nel collegio di fila religione , lode 
voimente da qualche anno infegna Far*1' 
re del dire , nel riaprir delle fcuole 
dell’anno 1725. avendo al folito recita 
ta un’orazione latina , fu quella dai 
letterati, che fempre io gran numeri ; 

vi 

: 

ile 

l 
ìi 
il 

C») Mancò ultimaménte a quello degotlTimo religiofi 
li Co. Ottavio Sanfevertni A’Aragona , tuo padre , rag 
guardevo-te-per piu impieghi onorifici Iodev.ohirei l 

■i'óftenuti in fervigio dei Serenifs. di Premia , filo Si¬ 
gnore . A lui celebrandoti Coltimi efeqùie ‘nell, 
Congregazione de’ Cavalieri di Piacenza , l’uà, pa 
tuta, il P. Ahtonfranr efeo Bellati, vi recitò l’orazio 
ne funebre , che poi fa data con quello titolo alili 
(lampe : introduzione ali’uffizio de’ defunti celebrai^ 
nella Congregazione de’ Ca.vàlieri di Piace nza per l’and ' 

via tìelSfg. Co. Ottavio-Sanfeveriiu d’ Aragona , A;-ili 
viato Straordinario dell? A. J, di Parma al Co agre.fio d 
Zttrec-ht-, t ultimamente a quello di Camlray , e Capi¬ 
tano delia guardia-, della Serenifs,. Stg,. Ducheffa , fatti.p 

dal Pi Antog.TrànqeCco. Sellati, della Compagnia d, 
Glesti. In P.'dbvh l nella fiamperio del Seminano ,1716 . 
in C?d che inquartò ragionamento noi li 
giudi^hu-mo-erter lodevole e degno dimit^noue 
fi è,.che Foratore vanamente non li perde nelle 
femplici lodi del defunto , ma da quelle va fempre 
pigliando nuovi argomenti di moralizzare , e util¬ 
mente illrcure i Cuoi nob.h ifcoltanti, come far do- 
xtebljs in fi nuli cali ogni buon oratore eccicùal.i-'O. 



Artico lo XIV. 390 
ai fono e nazionali e ftranieri y io-refi: 
ia-on tutti i fegni di applaufo e di fti- 
arila. Anzi una copia a mano, della 
2jiedefima;, effejido Hata portata a: 
vidarigi, e data a leggere a diverfe per¬ 
one di ottimo glido^ tale la ritrova*- 

ano v ehe.quegji il quale teneva il ma- 
lelofcritto, dalle loro lodi e perfuafio- 
ioti (limolato, giudico di fare cofa non 
ie- ifcaraa-lla modeilia dell’autore , e agli 
ìn:udioli del bel dire latino profìcua, 
letolpubblicarla , come ha fatto. Qùe- 
ta+lo,è il ino titolo :. Poeticam, dtgue orato¬ 
tiìam facuivates cjfe melario inter fe con¬ 
fi) tngendas ■; ovatto habita Patavtì, in in- 

'aur litio ne- JlvAiorum a- Carolo - maria 
anfeverino , Societatis Jefu , rbetorices 

'P refefor e , nonùs j cantar li, anno :M:DCC... 
l:CXV. Par i/iif 5 typis Gabbrieìis-francifct 
Iti;'hiìilau, 1725. io 4. pagg. 3.1.. Ella è in 
p-:.ue partidiviia : modcaft nellaprima 
ìi neceffità che iia il poeta: dell’arte 
" aratoria ; nella feconda la necelfità che 
La foratore della poetica .L’argomen¬ 
to è maneggiato con ragioni forti ed 

!>', videnti , con pentimenti vìvi e veri, 
^ on ifceltezza di parole, e pulì te zza di 

rafe. 
LIPSIA. 

L'Italia è .una provincia cosi d’inge¬ 
gni feconda, e sì degli fludj amante.,. 

die 
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che non v’ha città in lei, non terra , infila 
cui non vi diano Hate univerfifà, ac-*i, 
cademie, collegi ofeminarj, o altrejitt 
compagnie e docietà letterarie , eret-re < 
tevìmolte in varj tempi, enei tempotef 
medefimo anche piu d'una. Di quelle te 
ne itampò in Genova nel paffatodeco- y 
lo un breve trattatello in 12. ilP. D.ài 
Gìovambatìjla Alberti, Somadco. Il Sig-tii 
Giufepf e-malate/la Garhffi poflofi all’im-tr 
prefa di tefferne una piu piena iftoria ,l; 
dille ftampedi Rimini, dipoi ne pub-iii 
blico un alquanto maggior volume, iljii 
quale non è denon il primo, che da treq 
altri effer dovea fèguito ; ma quelli li 
non fi fono mai veduti. Domenico Gif• t 
berti, Muranefe , famofo per piu ope¬ 
re poetiche fu la fine del paflato decolo 
date in luce, ne compilò un affai grod- j 

do volume, che ferbafi md appreffo il 
Sig. Apoftolo Zeno. Affai piucopiofer 
notizie fe ne hanno ney due tomi dell* t 
Idea dèlia Storia dell’ Italia letterata l 
del Sig. Ab. Giacinto Gimmo., della qual. 
opera erudì tifiìma Tene darà l’eflratto 
nel tomo che al predente noifarem torto 
fuccedere. Niun però fi può dire che 
fino ad ora ne abbia date tutte le pofii- 
bil notizie. Ogni città, ogni terra, co¬ 
me dicemmo, avendone avute parec¬ 
chie , la maggior parte ora ertinte, e 
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uafi dimenticate : farebbe di meftie- 
i , che in ciafcheduna di efl'e alcun 
ittadino erudito fi pigliale a illuftra- 
e quella parte delfiforia letteraria, 
omegià molti ciò lodevolmente han- 
o fatto, le cui opere fon eziandio coni- 
)arfe in pubblico ; e come un erudito 
nonimo ha fatto , raccogliendo le me¬ 
morie di quelledi Jefi, Iequali fcritte 
mano ferbanfi nella libreria del Sig. 

jeno fopraddetto. Quelli motivi me- 
[i etimi hanno indotto un letterato ftra- 
iero a imprendere quella fatica; a’ 

j piali anche s’aggiunfero le perfuafioni 
tei Sig. Michele Richey, Profetici* pub¬ 
blico d’iftoria e di lingua greca in Ham- 
burgo; e quelle altresì del Sig. Giovan- 
ii Gottlieb Kraufio, Profeffor pub- 
•lice d’eloquenza in Lipfia . E di 
uella fua Iodevol fatica ne ha prodot- 
o ancora un picciol faggio nell’opera 
he fiegue : M. Joannis Jarkii fpecimen 
'ìflorU academiarum erudii arum li ali £. 

1 iccedit index academiarum Itali£ omnium. 
iijfi £ , profat in officina Gledìtfchiana , 
725. in 8. pagg. 80. fenza la prefazio- 
ie e l’indice de’capi nel principio, e 
tei fine altr’indice dell’accademie tilt- 
je , che a notizia dell’autore fon giun- 
e. Afferma nella prefazione il Sig far¬ 
do i d’avere aumentato di fopra du¬ 

cei!- 
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vodiìbddisfàre all’avidità degli ams 
ti della lingua latina di là da’ mon ^1 
ove fcarfierano gliefemplari delle ‘ 
zion Padovana. Imperocché Qid lat$ 
fermonis elegantia & munditia deleclant, 
vix alibi Tullianum cbaraElerem polit 
perfeEliufque, quam bis monumentis < 
prejjum, inveniet ec. 

AMSTERDAM. 

K 

Baiti a noi per ora il dire poche <!■ 
féd’un opera, parto d’una delle p! 
iiluftri menti del ciel d’Italia, efigd1 
do la ItelTa in altro tomo , con ifpez 1 
le articolo, relazion piu diffula. 
floirc phyftque de la mer, ec. cioè Hi], 
ria fi fica del mare: opera arricchita dì 
gare difegnate al naturale, del Co. Luij 
ferdinando Marlìgli, membro deliaci 
demia Reale di Parigi. In Amfterdam, 
fpefe della compagnia, 172$. in fogl. £ 
con gran numero di tavole in rami 
L’autore, per Tue giulte ragioni, li 
voluto dettare quelt’opera in lingi' 
francete, la quale, con altre molt 
alni èfamiliariflìma. Ne fa la dedicò 
toria a’ Sigg. della Reale accadem 
delle feienze di Parigi, al numero d 
quali anch’egli è aferitto. Seguonp 
due prefazioni, funa delio Itefso a 
tore ; l’altra, ch’è francefe e latina 

. due colonne, delSig. Ermanno Boe 
haa- 
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ve, Profeflor di medicina neii’ ac- 
lemia di Leida. 
AMSTERDAM e HAYA. 

\Itr opera niente meno pregevole, 
qualmente afpettata da molto tem- 
dagli eruditi, ma pili ampia nell’ 
dizione e nella mole , dal medefi- 
nobiliffimo autore se data a impri- 

re a una focietà di ftampatori dì 
;fte due città , iqualì, per invitar- 

! letterati anticipatamente alla corn¬ 
ea, ne hanno pubblicata in un li- 
tto la difpofizione delle materie di 
tfchedun tomo, acciocché quindi i 
idefimi fé ne formino I idea. Il fron-* 
tizio del libretto è quefto : Prodro- 
r operis Daiiubialis ab Aloyfio Ferdi- 
ìdo Comite Marfili, Regiarum Socie- 
m Pari/ienfis, Londineiifis , & Monf- 
enfis Socio, editi, & fub/criptionis via 

litterario proporti . Amflelodamì, 
i Francifcum Cbanguyon , Herman- 
1 Uytwerf\ Hag& Comitum, apud Pe¬ 
ti Gofse , Rutgert, Cbri/l. Alberts, 
rum de Hondt. Ma piu chiaro com- 
nderafil l’argomento di quefta 
nd’ opera, dal titolo che fta affido 
prima facciata . Aloyfii Perdi¬ 

ci Comitis Marfili Dantibialis operis 
dromus. Regius Panncnicc-myfius Da¬ 
ini , ex Ctctio monte in Auflria ad 

fin- 
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jiimen Jmitra ufque in Bulgaria , cc\ 
.fiuentium aquarum agmìne decurrensi 
geo?rapbice , hydrograpbice , hijlorke, t 
phyfice defcriptus : regionnm qùalit&tibu.) 
aquarum decurftbus , Rxmanorum an: 
quitatibus ; mineralium , vegetabilium , 
animantium nativis produBionibus de. 
neatus ac expla.na.tus : aflronomicìs , 
tbemciticis , eruditis, & naturalìbus pri 
cipiìs illuflratus, ec. L’opera fi divic 
in Tei tomi in foglio; ed è illuftrata » 
numero grandiflimo di tavole intagli | 
te a bulino.; e come farà di gran pr i 
fitto agli ftudiofi d’ogni genere di bini 
na erudizione, così ad ogni'nobile 1 
breria farà di grande ornamento. 

H A Y A. 
Fu recato in quella fitta un efempl; 

re dell’Epiflole déì $ig. Giovambatij 
Morgagni fovra Golfo € Samonico, cl 
ili Padova , in 8. da’ torchi Cominiai' 
fi pubblicarono, e poi l’anno apprefl. 
inferite furono nella bell’edizione c 
qu^ due autori ; della qual edizione s, 
parlato nel to. XXXIV. a c. 453. C 
quelle Epiftole , per la moka erud 1 
zione e dottrina che in fe contengc 
no,,e per la purgata latinità in cui 
fon ‘dettate, tai Iodi riportarono da 
g|ir eruditi, che fe ne fece un’afiai nq 
lai 1 edizione in 4. gr. con vaghi fregqj 



Articolo XIY. 407 
:« lino, e col folito loro titolo : Jo. 
'! ptifìra? Morgagni, in Patavino gymna- 
, irimarii anatomes Profefforis , in Aur. 
rrn. Celfum & Q^Ser. Samonicum 
il! ìjloU. Hag£-comitum , apuà Rutgerum 
, bcrts , 1724. pagg. il 7. 
a L O N D R A. 
w ^omparifce in pubblico un’edizione 
ri ai nobile d’un libro de’ piu famofi 
il i fienh comporti nell’italiana favella, 
iiquefte fole parole nel frontifpizio : 

li Decameron' ài Mejfer Giovanni Boc- 
ir ;cio del MDXXVII. Dietro al quale 
111 loprefi la dedicatoria, con in fronte 

tome, chiarifiimo per tutto’lmon- 
letterario , del Sig. Antonio Rann¬ 

ido (a) Co. di Colìalto . Segue la 
a dell’autore, e dirincontro il fuo 
ratto. A quella fi fovrappone il ti- 

c o che ficgue : Vita di Mejfer Gioyan- 
a Boccaccio , Poeta Fiorentino , feriti a 
:! Filippo di Matteo Villani : e a que- 

. l’editore,che è il Sig. Paolantonio Rol¬ 
li ■ fa fucccdere una fua prefazione,- 
( ve ragiona molto eruditamente fo-, 
id a la prefente opera , fopra varj co- 
g pi mfs. di efsa che ferRanfrin alcune 
c igni librerie , e fopra alcune, del¬ 
ti piu Rimate e.di?ioni delia mede:-. 
I) lima j 

3 |Heì’à fiatupi legjè'fi p§r hi iglìb dèli 
• | Minatore. 

•
\
>
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furia , e alcune fue traduzioni in fingi 
ftraniere. Ma prima di tutto affermi 
!a vita fuddetta efserfi tratta da un t 
fto a penna, efiftente nella Laurenzi 
na di Firenze, e contenente ventotto X 
te di piu antichi Fiorentini celebri in dive 
fefacoltà : monumento per piu ragio 
pregevole , e degniamo d’efporfi tu 
to alla pubblica luce. Dopo di ciò vie 
nuovo frontifpizio : Il Decamerone di / 
Giovanni Boccaccio nuovamente corra 
& con dìligentia Jlampato. NI. D. XXVi 
E nell’oppofta faccia fi legge : Londre 
per Tommafo Edlin, M.DCCXXV. Il v 
lume è in 4. le pagg. fon 284.1 fuoi pr 
gj fono, la bellezza della carta e d 
carattere, e la fua correzione : ma f 
vra ogni cofa , 1 efser ella fatta a pu 
tino fu la ftimatiifimadel 1527. di m 
docheritien efattamente l’ortograf 
e la punteggiatura della medefima , 
in guifa che fi corrifpondon pagina 
pagina e lìnea a linea. Appreffo ve 
gono l’indice delle Giornate e delle le 
novelle co’ loro argomenti ; alcune ul 
li offervazioni dell’editore , e varie I 
zioni, prefedall’ediziónidi Aldo, d 
Giolito , del Rufcelli, e de’ Deputi 
ti, e da un antico mfi poffeduto d 
Sig. Tommafo Coke di Norfolk; c : 
fine una lunga ferie di 662. verfi end 

ca- 
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jiMabi , caduti inawertentemente 
^lla penna dì quello eccellente profa¬ 
ne , e con indicibilpazienza dalfedì-. 
aire raccolti, e qui nel fondo rigettati, 
rcepnandone la pagina e la linea don- 
.j; ciafchedunofu prefo. 
, In quella medefima città l’anno 
1(124. in4.gr. in 2. voli, s e fatta una 
* >bile e reai edizione della Gerufalemme 
yerata di Torquato Taffo, con le fi¬ 
nire intagliate fu 1 modello di quelle di 
l'.rnardoCaJldlo, dell’edizione di Ge- 
yvz del 15:90. in 4. che fon le migliori 
cle piu (limate. Tutto quello eh’è 
all’edizione di Genova, s’è pollo in 
Isella di Londra ; e in oltre il Sig. Afa- 
[cla-francefco Haym, per cui opera ella 
Sfatta, v’ha aggiunto la dedicazio¬ 
ni e la prefazione del Aio : e in fine una 
£ vola delle definenze o rime ufatedal 

affo in quello poema, non già co’ ver- 
interi, ma 10I0 con le voci, e col 

,rimero di quante volte ve (lata ufata 
i0afcheduna. 
t| Nè fol qui fi proccuran redizioni-di 
^ue’ libri che i noftri dotti Italiani vof- 
|(irmente hanno fcritto ; ma altresì dì 
[jiie* che in latina favella. Imperocché 
j3Sig. Arrigo d'Avenat poffedendo una 
jopiaapenna dellTftoria di Bernardo 
\Mcellai, padre del famofo poetalo** 
; Tomo XXXVJL S van* 
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vanni Rutilati la quale copia trat 
erafi dallo fteffo originale che in car 
pecora efifte nella Medicea Laure 
ziaha di Firenze ; ne fece far ledici 
ne che fegùe : Bernardi Oricellariì 
bello Italico Commentarius ex authent, 
mf. mine primum hi lucem editus, ÌLondh 
typìs Gulielmi Bon?yer, ìmpevfis Joam 
Brindley, 1724.in 4. gr. Le facce c 
libro arrivano a 102. fenza la prej 
zione. Il Brindley Ip dedica al Sig. 
Avenat, da cui ebbe il mf Li Bervi 
doRucellai date abbiamo alquante: 
tizie nel to. XXXIII', par. Le. 3 46. c 
me notiziepiu copìofedi (GiovanniA 
celiai fi danno nel tomo ftefifb, a c. 23 
clcgg. 

Nelle Tranfar-ìonì d} Inghilterra, c 
Clampanfi in quella cifra, al nume 
3 78. de" meli di luglio e d’agofto, de 
anno 1723. è fiata pubblicata un’op 
radelP,Ab, Guido Grandi con quel 
titolo : Flonv,n geometricorum mani) 
lus exhibhus a D. Guidone Grandi} ^ 
bate Camaldhlei/t, Pìfani Lycei Mai, 
ma'ìcpy Regi* Societatis Londinev/is J 
do : con una tavola in rame di ve; 
figure. Si apporta in tjuefta opere t 
una generazione di varie figure geou 
Èriche, che rapprefèntan divertì fi< 
di varie foglie. Ve n’ha di tre 3 di qu; 

tro 
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0, di cinque foglie, e cosi di mano 
mano ; e ancora d’infinite foglie, che 
nno, dove una fola circolazione, 
>ve piu , e ancora infinite, fecondo 
determinazion di quella proporzio- 

: che ferve alia defcrizion di tali figu. 
, dall’autore dette rodonee ; fecondo 
numero delle foglie nominandole tri- 
’ie, quadri folle ec. ancora bifolie e uni¬ 
te follmente \ ficcome altre infiniti- 
'ie. Ciafcuna delle curve che cir- 
•ndan quelle foglie , dimoftrafi egua- 
al contorno d’un’ellifii da lui de¬ 

rminata . Ogni foglia è Tempre ia 
età del fettore circolare circofcritto > 
tutta la rodonea d una circolazione 
rfetta è la metà del circolo circo- 
ritto ; ficcome , fe foffe di due circo¬ 
doni , o di tre, ec. farebbe la metà 
due, o di tre circoli, ec. Infegna 

cora alcune parti quadratoli di effe 
lonee , e ne forma altri fiori : ficcome 
cora dalla fup^rficie conica ne taglia 
1 una fuperficie cilindrica tali foglie 
rodonea, quali a lui piace . Ne dà 
cora un’altra generazione femplicif- 
na, col dividere in una data ragio- 
, o ampliare in una data ragione al¬ 
ni archi concentrici circolari , Ia- 
indo a* filofofì lo fpecu'are, fe h 
tura, nel tramandare il fugo nutri- 

S 2 zio 
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2,io alle foglie de’ fiori e alle frondi d< 
gli alberi , lì ferva di fimile artifici 
per avventura, per condurre i prin 
Itami invifibili delle foglie alla loro n; 
turale configurazione ec. 

Il Sig. Rolli foprannomato tiene i 
pronto una fua opera con quello tit< 
lo : Le trejorti di nojlra poefia appartenni 
ti alla mujfìca : Cantate, Ballate, Mei 
drammi: In quell’opera egli intende < 
vindicare in ciò l’onore Italiano , tro] 
po acremente dagli Itranieri afialito 
combattuto. 

Il medefimo promette di fare in br 
ve l’edizione della metà d un poema i: 
glefefamofo, intitolato ìlParaiifo te 
re/lre, già da lui tradotto in verfi fcio 
ti: quello, egli dice, elferun genei 
dipoefia d una continuata Sublimità , m 
ancor forfè veduta in nojira lìngua. Noi 
fofcriveremo, quando efca quel con 
ponimelito , e conofcafi efler tale, cl 
polla Ilare a petto con la Commed 
di Dante, con le Sette giornate di To 
quato Tallo, e con qualche altro po 
ma di tal ragione. Tuttavia nonpe 
fiam negare, che molto debba al Si 
Rolli la noftra Italia , per cui ricei 
tanto avanzamento e tanto Iullro in 
rimote regioni la fua gentile favel 
«ativa. 

* LEI- 
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LEIDA. 

t Degno è cM confiderazione il libro 
i ui flampato col titolo che fegue ; 
l Jart de conferver la fanté des Princes 
c. cioè L'arte di confcrvar la fanità 

1 e Principi e delle per fono di primo gra¬ 
ia. Vi fi aggiunge l’arte di confcrvar la 
finità delle Re lìgiefe\ e ì beni della vi- 

jz fobrìa del Sig. Luigi Cor aaro, No¬ 
li le Veneziano , con annotazioni non me- 
p? curiofe che necejfarie. In Leida-, apr 
pejfo Giovanni Arn. Langerak , 1724. 
112. pagg. 324. fenzala prefazione e 
indice de’ capi. Di quelli tre tratr 
iti, i due primi, e le annotazioni a! 
?rzo, qui fono flati pubblicati, co¬ 
le cofe di autore flraniero, e forfè del 
aefe dove fe n’è fatta l’imprelfione . 

„ la tutte quelle fon opere latine dì 
1 bernardino Ramazzitii > Modonelè, e 
rofefior di medicina pratica nello ftu- 
iodi Padova. Per certificarfene, al- 

j o non fi ha da fare , che pigliar per 
0 : mani i trattati di quello autore, Ds 
0 rincipum valetudine tuenda , e De fa¬ 

rne um virginum valetudine tuenda , e 
Innotationes in librim Ludovici Con- 
elii de vita fobrti commodis, piu vol- 

J |; imprefii, non che in Italia , anche 
lori di elfa \ e con quelli confrontare 
nuovo libretto francefe. 

S 3 GÈ-' 
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G E N E V A. 

De tbermis Valdericmis , DiJJertatìo 
ves du£ , autbort Johanne Fantono 
He gii Principia Peàemontii Medicò ordì 
vario , & in Taurìncvfi miverfìtate fra 
clic*, medicì?:£ Prefejfcre. Gene ve , apra 
Marcum Micbaelem Bcufquet & foczos 

~ 1725. in8.gr. pagg. 82. fenza la pre 
fazione. Quelle due differtazioni fo 
no in forma di lettere al famofo Lan 
cìfi, fcritte nel 1718. adi 12. fettembn 

. r$. novembre. Nella prima l’autor de 
ferire l’ufo, la natura , la qualità del 
le acque, che trovanlì nel territorio d 
Cuneo, nel contado di Yalderi. Por 
ta l’efperienze che d’effe ha fatte, no 
ta gli errori degli antichi circa la lon 
virtù , e preferive agl’infermi di qual 
filìa Torta il modo ficurodi adoperar 
le. Offerva il grado del calore, le 
quantità del folfo , i fanghi, il fa’e , i 
fedimento, il bagno, lo ftillicidio. Fini 
fee con efortare icuftodi di quel luoge 
alla riffaurazione di minerali sìeccel 
lenti. Nella feconda differtazione trac 
ta di alcuni fonti adiacenti. Il prim< 
chiamali vìtriolato, pollo fovra un al 
to e afpriffimo luogo , dì acque mode 
ratamente calde, utiliffimo a’ melan 
colici e atrabilarì . Il Fecondo è voi 
gannente detto di S. Lucia, perchè li 
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'edono medicinale agli occhi: ma il 
ortro autore ne difapprova l’ufo;-e 
(ice, non ad altro fervire, che a la- 
.arfidopo il bagno , ilfudore e Io ftil- 
.cidio nelle terme maggiori. Egli è te- 
jido e molto foave , mirto di Tale e dì 
dfo. Il terzo da' paefani è chiamato 

. Garagna : nafce non molto lontano 
il quello di S. Lucia: ha piu di calo- 

e di (ale. Niente fautore dice del 
o ufo. II quarto fenza nome, in 
itto è trafcurato. 

§. 2 . y 

Novelle letterarie d’Italia.,. { 

DI AVELLINO. 
Giufeppe Buono, mercante librajó 
Napoli, ha mandato qui a impri»- 
ere il Coflantmo , poema, 'eroico dì Da- 
enico Andrea de.Milo , Napoletano. 
libro è in 12. pag 366. L’ autore lo 
>nfacra all’ Éminentifs. Ottoboni ; c 
la dedicatoria fi fa fuccedere una tet¬ 
ra di S. Em. fcritta di proprio pugno 
medefimo , che precedentemente 

reagli mandato un faggio, di .quello 
o poema, dove gli afferma d’averlp 
n fuogran contento e ftima letto p 
etto, gli tertifìca la fua impazienza 
leggere il rimanente, e con elfo liti 
•allegra ;della gloria chefarà dauco- 



4f6 Giorn. de’ Letterati 
re per riportarne, e del vantaggio eh 
ne trarrà la letteraria repubblica e 
nome italiano , dall’ impresone ( 
quell’ opera . Nel principio altres 
col ritratto dell’autore, il veggono g 
argomenti diciafcheduncanto; e u 
lonetto dello fteflo al fuo Porpora! 
Mecenate, con un catalogo dell’oper 
da lui ftampate e da ftamparfi. 

DI BOLOGNA. 
In quanta ftima fia da tenerfi 1’ Ar\ 

cratoria del P. M. Piativa, da noi al 
baftanza s’è detto nel tomo XXVI 
a c. 420. A quella il dotto Religiolc 
dopo due anni , ha fatto fuccedere 
la pubblicazione d’altr’opera , o\ 
tratta un’altra parte fpettante ali 
medefima facoltà, fotto’l titolo di Sta 
crator). La ftampa è al folito in 4. pe 
i fuccefsori del Benacci : le pagg. 68 
Vi fi premette oltre a ciò Ja lettera t 
dedicazione all’Eminentifs. Bonbon 
pagno , noftro Arcivelcovo, e la pr 
fazione, luna e l’altra dello fteflo ai 
tore, e Y indice delle deputazioni 
de’ capi ; e chiudefi il volume con alt 
ìndice delle cofe notabili. Il P. M. PI 
tina può dirfi eflere ftato il primo cf 
ex profelfo abbia maneggiato quell 
parte della rettorica, in cui confefj 
Bartolommeo Cavalcanti d’avere il 
-* c con- 
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mtrato tante e tali difficoltà, che a 
ande (lento gli riufcì di fviluppar- 
’ i nomi. Ha egli quivi dilucidato ed 
pollo ciò tuttoché in quell’arte v’è 
jofcuro e di difficile ; ha ridotti i Iuo- 
11 d’Ariltotile, d’Ermogene, e dì 
fUintiliano aque’di Cicerone*, ed ha 
Regnato il metodo d’introdurre gli 
iti dalle controverfie forenfi nelle 
ediche e orazioni facre. 

, Or finalmente per le fuddette ftani¬ 
te ha pubblicato un terzo tvolume 
; n quello titolo : Trattato del movi- 

j nto degli affetti , dedicato alla Santi- 
£ dì N. S. Benedetto XIII. dell' ordine 

’ Predicatori, da Fra Giofeffo Maria I atina, Minore Conventuale . hi Bolo- 
a, nella Jlamperia di Clemente Maria 
fftfucc. delBenacci, 1725. in 4. pagg. 
2. fenza la dedicatoria e avvilo al 

( :tore , e fenza i foliti due indici. 
Juttochè molti valentuomini, nell* 
, te del dire perìtiffimi, abbianci la- 
Ka ate opere lcelte , a iltruzione de* 

• :>vani, non fi è però Sbigottito pun¬ 
,, 1 autore; ma anzi glie ncrefciuto 
li coraggio in vedere che quelli piu if- 
iminan con la teorica, di quel che 1* 

jjutin all’ ufo e all’efercizio. A quell* 
fio egli lludiafi di guidare chiunque 

1 propofito mettefi a rivolgere^uefti 
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Tuoi precetti, quanto veri, altrettan¬ 
to chiarì ecofpicui. L’avere poi fcrit- 
to nel noftro volgare idioma, è nato 
dal medefimo penfiercx, già concepita 
da Bartolommeo Cavalcanti , detto 
da Gherardo-giovanni Yoflio, il divi¬ 
no ; il quale ancorché fapeife e potefse 
diftender la Tua rettorica in lingua pu¬ 
ramente latina, fi elefi'e nulladimenodi 
{tenderla tofcanamente , per comoda 
univerfale degli ftudenti. Così il P. 
fiatino,^ avendo inanimo di giovare a 
tutti, e principalmente a’predicatori 
evangelici, che nella volgar favella ra¬ 
gionano al popolo , ha voluto in tal 
maniera di fcrivere inoltrar loro la via* 
piu agevole e piana dì far frutto nell’ 
anime. Nè altro da eflì in quello ter¬ 
zo tomo egli pretende, fe non che , 
fe delìderan di muovere gli altrui af¬ 
fetti , piglino a ben narrare un fatto 
illultre , e fopra viconghietturino, ap¬ 
plicandolo agli uditori ; come fa , con 
I efempio di Cicerone,, il Pi. Segneri: 
nellefueprediche, ovenon fi Tentano,, 
che fatti,: circoftanzee applicazio¬ 
ni venienti.. E però l’autore ha fian¬ 
cheggiata la fua dottrina congli efem- 
pli di sì grand’uomo, aggiungendovi 
»n oltre del fuo certe belle imitazioni 
degli artifici di Tullio in argomen- 
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ti facri e morali.- 

Per dare intanto alle materie retto- 
riche Fultìmo compimento, va Fau¬ 
tore mettendo in ordine il quarto to¬ 
mo dell' elocuzione* e deile figure *, e 
fperafi che in breve, a Cornuti bene, 
fia per comparire in pubblico. 

E coltane qui loccafione, facciamo 
intendere, che fin Fanno 1721. ufcì, in 
un foglio d otto paggine in 4. per Ber¬ 
nardino Pomatelli , in Ferrara, una 
Lettera del medefimo P. Platina , ferii- 
ta al Sig. Dott. Girolamo Barujfaldi, nel¬ 
la quale approva e promove l'ufo di reci¬ 
tare leggendo le Lezioni della /'aera Scrit¬ 
tura . 

Quale fiafi il pregio e Fufo de\Y Ef¬ 
femeridi^ fu le quali va indefFefamente 
faticando il Sig. Euflqchio Manfredi, già 
per noi brevemente s’è dato a conofce- 
re nel XV. tomo a c. 429. Ma quelle 
dentro Io fpazio d'unfolo decennio fu- 
ron riftrette ; tuttavia feorgendo il 
loro autore la ftima che dagli ftudiofì 
delle cofe aftronomiche tempre ne ri¬ 
portarono, incoraggito s’accinte a un’ 
opera affai maggioree che abbraccia 
un affai piu lungo corfo danni, cioè 
dal 1726. fino al 1750. la quale imme¬ 
diatamente di poi, con Fappreffo tito¬ 
lo ha pubblicata: Noviflim& Epbemeri» 

I1 41i \ - S 6 des 
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dfs motuum coele/lium , e CaJJinianit fa- 
òulis ad meridianum BononU fupputatx 3 

auHoribus Euftachio Manfredio, Bo- 
mnievfis fcientiarum Inflituti Ajbronomo, 

& Sociis , ad ufum Injlìtutì. Tomus 1. 
ex anno 1726. in annum 1737. In bac 
fracedentium ejufdem auEtcrìs Ep fremer! 
dum cmtimatione motus planctarum ad 
tcelejles cbfervationes, in Regio Peerifienfi 
cbfervatorio atque alibi novìjjìmc habitat , 

exafrlì emendatìquefunt Bonomìe fypìs Con- 
fiantini Pifarri, 1725. in 4. pagg. 383. 
In oltre vi fono, la lettera dedicatoria 
del Sig. Filippo Argelati al Serenifs. 
Francefco I. Duca di Parma, e una 
prefazione, del Sig. Manfredi, con ot¬ 
to tavole in rame. 
-Tomus IL ec. pagg. 41 $. con (ètte 

favole in rame. In quella fua grande 
c Jodevol fatica ebbe il Sig. Eu/lacbio 
Manfredi fajuto e la compagnia di dot¬ 
ti perfonaggi, i Sigg.Jacopo Parma, Giu- 
feppe Eolfio Mar chefir Gìovam-batìjia Ban- 
deri, e Domenico Weber . A quelli eranfi 
aggiunti altri due, Gìufeppe-antonio Na- 
ài \ e 1P. Carlo Hebert, Monaco Gero- 
nimiano : ma quelli dopo il primo an¬ 
no da altre fue occupazioni fu coftret- 
f o a ritrarfene ; e quegli fn’l bel princi¬ 
pio dell’opera, da morte immatura fu 
tapìto ; del che veggaii l’elogio che 
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a lui porto abbiamo a c. 381. del tomo 
XXXV. 

Anagrammatico è il nome dell’au¬ 
tore del libro da noi qui appretto ri¬ 
ferito; e intendiamo, fotto di quello 
celarfi perfona religiofa, quanto dot¬ 
ta , tanto modella . Tragedie /agre e 
morali di Farnabio Gioachino Anutì- 
ni, dedicate al merito fublime del No- 
bihfs. Sig. Senatore Co. Filippo Aldro- 
vandi Mare/cotti. In 8.pagg.571. fen- 
za la dedicatoria e l’avvifo al lettore , 
che portano il nome del Sig. Giovai ma¬ 
ria Laudi, editore di quelle quattro 
tragedie , intitolate Matilde , Gefte, 
FliJaletta , Tommafo Moro. Afferma il 
Sig. Laudi , che l’autor fi rifolfe alla 
pubblicàzion di quelli Tuoi componi¬ 
menti, per impedire a’plagiari il va- 
Ierfi de’ medefimi, che fcritti a mano 
andavano in giro; come avvenne alla 
fua Matilde, la quale effendo (lata re¬ 
citata l’anno 1719. dalla fteffa poi fu¬ 
ro n rubati alquanti pezzi, e trasferi¬ 
ti di pefo in un dramma , l’anno ap¬ 
pretto rapprefentato in Milano. Ne! 
fine del volume fi legge: In Bologna, 
velia Jlampcria di Lelio della Volpe ,1725. 
Tuttavia a piè della dedicatoria, co¬ 
me anche dietro alle due prime trage¬ 
die ofièrvandofi notato l'anno 1722. e’I 

iV- lPh 
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1723. dietro alla .te/zq; e^jjfultima 
pagina veggendo efpreflo il Àciìfrpri* 
matur :. quindi è facile- il conghietttffa- 
re, che di quefte tragedie » almep 
feparatamente , fienfi fatte altre edù 
zìoni. 

DI BRÈSCI A. 
li nortro dotto medico Sig. Mari¬ 

ni alla prima parte della fua mag¬ 
gior opera, fa fuccedere la.feconda, 
con quello titolo ; Mecbanices morbo- 
rum defumpte. a tnotu folidorum, autore 
Joanne Baptirta Mazino,, Vhìlcfopbo & 
Medico Brixiano , pars fecunda. Brixie , 
ex typcgraphia Jocmnis Marie Ricciardi , 
1725. in 4. gr. pagg. 160. fenzala de¬ 
dicatoria a5 Sigg. Riformatori dello 
ftudio di Padova, e una breve pre¬ 
fazione y e fenza l’ìndice delle mate¬ 
rie, con una tavola in rame . Que- 
fta parte , è in tre diflertazionì divi- 
fa ; la prima tratta delle affezioni 
univerfali de’ fenfi ; la feconda delle 
particolari de*fenfi interni; e Ta ter¬ 
za. di quelle de fenfi ertemi . Pro¬ 
mette l’autore> che va indefeffamen- 
te travagliando al pubblico bene, la 
terza parte, dove tratterà della mec¬ 
canica de’ mali ,, prefa dal movimen¬ 
to . delle febbri. E finalmente , così 
configlìato dii . dotto Signore oltra- 

; : 1 moti- 
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montano , e Tuo amico , e da altro 
Italiano infigne p refe fiore , in com¬ 
pimento, di qtiena Tua opera teori¬ 
co-pratica medico-mattematica , da¬ 
rà fuori una quarta parte, contenen¬ 
te la meccanica de’ rimedi. 

Per le medefime ftampe s’è pub¬ 
blicato un volumetto in 8. in pagg. 
167. di Rime /acre, dàlie quali ben 
fi conofce, non fol l’ingegno e l’eru¬ 
dizione ma ancor la pietà del no¬ 
bile autore , e che in Aia cafa ha 
efempj gloriofi del buon verfeggiare. 
Egli modeftamente s* occulta fotto ’! 
nome Arcadico di Delmmto Lepre en¬ 
eo \ ma la Canzone fopra quelle paro¬ 
le Monjlra te effe matrem , che qui a 
c. 125. fi legge, fin l’anno 1717. in¬ 
ferita nella raccolta di Poefie italia¬ 
ne di rimatori viventi, ftampateper 
Giovangabbriello Hertz in 8. mani- 
fé Ita il fua vero nome. 

Nobilitfimo fuggetta di quella cit¬ 
tà, il cui maggiore e quafi unico pia¬ 
cere fi è, non men d’impiegarli nel 
raccoglier Fopere migliori, piu fcel- 
te, e piu rare degli autori d ogni fe- 
colo e in ogni lingua piu accredita¬ 
ti, che di {pendere il tuo tempo nel¬ 
la lettura afiidua delle medefime : at- 
tefa la indicibile rarità deli 'Egle , com- 
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ponimento drammatico di Giovambati- 
fla Giraldi Cintio, che erto intitolò Sa¬ 
tira , e che poi fervi come di model¬ 
lo a tanti altri poemi drammatici, 
che con titolo di favole b^feberecce e pel- 

florali , fuffeguentemente da’ piu fa- 
mofi poeti d Italia (ìcompofero : del 
qual componimento, ftampato in 8. 
fenz’efpreffione di luogo e di tempo, 
conghietturafi però ciò in Ferrara ef- 
ferfì efeguito, verfo l’anno IS45. nel 
quale fu rapprefentato e dedicato al 
Duca Ercole II. della fuddetta città , 
cotanta è la rarità, che pochi tro- 
vanfi che l’abbiano veduto, anzi che 
n’abbian notizia : s’è, con affai lode¬ 
vole divifamento, invogliato di farne 
una riftampa. Eretta pertanto in fua 
cafa un piccola ftamperia, e fornita¬ 
la di caratteri corfivi, imitanti il pili 
che s’è potuto, que’de’famofi Gioli¬ 
ti , ne rece una nuova e bella impref- 
fione, col folito fuo titolo in fronte: 
Jzgle, Satira di IVI. Giovan Battifta Gi¬ 
raldi Gintio, di Ferrara. L’edizione è 
in 8. di pagg. 96. nè vi se fatta mu¬ 
tazione veruna, nè purenell’ortogra- 
fìa dell’edizion primiera, fe non che 
vi fi fono emendati alquanti errori dì 
(lampa, Solamente qui di piu fi legge 
un'erudita prefazione, in cui fi leggo» 

va- 
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varie notizie, fpettanti a quella Sati¬ 
ra , all’una e l’altra Tua impresone, e 
al famofo autor Tuo. Del prefente poe¬ 
metto fe ne fono impretti tuttavia in 
piccoliflìmo numero gfiefemplari , ac¬ 
ciocché rettili ancora la primiera edi¬ 
zione nella Tua rarità , la quale a sì fat¬ 
te opéricciuole fuol dare per lo piu 
non poco di pregio. Ciò noi vorrem¬ 
mo che d’invito fotte e d’eccitamen¬ 
to , non folo al foprallodlto editore, 
ma ad altri ancora col fuo efempio, 
d’impiegare in fimi! guifa, qualche 
porzione di Ior fortune , per rapire 
certi pregevoli opufcoli alla dimenti¬ 
canza , a cui o la propria rarità , o Io 
ftarfene ancora inediti, infelicemente • 
Ji condanna. 

DI CREMONA. 
Efce dalle ttampe di quefto Ricchi 

ni un’opera d’autore , che fra gli fpofi- 
tori Scritturali avrà anch’etto iFfirò luo¬ 
go onorevole. Lettor Bìblìcus, fivr Li¬ 
bi in [aera fcbola/lice prelibata , ad Am eli¬ 
ci Dcttotis mentem yper R. P. F. Jofeph 
Angelum a Natìvit. B. Virg. Marine , 
Carmelit. Excalceat. Mediolanevfcm, Alt- 
plijììs fub aufpiciis Illujlrìfs. ac Reveren¬ 
di. D. D. Alexandri Lift*, ecclefti, Cre¬ 
inonemfis Epifcopì vmlantiflimì , Comìtìs 
&c. ac Pontificio folio AJjfiJì. C'è. Cremoneì 

-* " ■ ex 
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ex typograpbia Rlcchiniana , 1725. in fo- 
gl. pagg. 725. fenza la prefazioni e due 
indici, l’uno de trattati , dubbj, e 
articoli, l’altro delie cofe notaeiii. 

DI FAENZA. 
Gioca/la la giovane, tragedia dì /'cena 

mutabile, del Dottor Girolamo Baruf¬ 
fa Idi , Ferrarefe , preme/so un ragiona¬ 
mento intorno alla mutazione delle Jcene. 
In Faenza , per Girolamo M iranti, 1725. 
in 8. pagg. 108. lènza *1 difcorfo eh’è 
altre pagg. 32. OfTerva primamente 
l’autore, che non ogni azione d’una 
fella tragedia, o per dir meglio, non 
ogni parte d’ un’azion tragica, può 
avvenire nè rapprefentarft in ui me- 
deilmo lito \ e che fa di meftieri che i 
perfonaggi di quell’azione, avvenuta 
dentro d’una reggia , per efempio, ora 
trattin le lor faccende nel gabinetto, 
or nella fala, or in altro fito della me- 
defima; e che per confegu:nza fi traf- 
porti fnvente, co’perfonaggi, l’azio¬ 
ne da un fito a un altro, e che fu feene 
diverfe , in uno fello teatro , fi rap- 
prefenti. Saggiamente poi raggiunge, 
effer moderno il trovato di efeguir tai 
mutazioni, col fare improvvifamente 
fparire le feene prime, e farne compa¬ 
rire di nuove: ma che dagli antichi fo¬ 
lcali divider la (cena in tanti comparti- 

meli- 
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menti, quanti richiedeanfi nel dram¬ 
ma che rapprefentare ivi fi dovea. Il 
che come probabilmente fi facefse, va 
il noftro autore ingegnofamente inve- 
ftigando, e mettendo fiotto l’occhio deJ 
fino! leggitori. 

Per lo medefimo imprefiore nel pre¬ 
cedente anno 1724. s’è donata al pub¬ 
blico la feconda parte, delle Rime dì poeti 
illujlrì viventi. Il volume è in 12. pagg. 
600. E qui noi emendiamo ciò che per 
inavvertenza da noi se detto ac. 339. 
del tomo precedente, che il Sig. Lo- 
ren%o7-ianotti fia l’autore della prelen¬ 
te Raccolta; imperocché dipoi con piu 
d’offervazìone ficorfio avendo la parte 
prima della medefima, c i fiamo avve¬ 
duti , la ftefla effere fatica del Sig. Ab. 
Pìer-andrea Bndrioh, da Forlì. Così pu¬ 
re, a c. 340. annoverando noi alquanti 
letterati, i quali, nell’indice della me¬ 
defima prima parte, fattamente aferit¬ 
ti venivano all’accademia della Crit¬ 
ica, fra quelli abbilim pollo il nome 
fiempre da noi riverito del Sig. France- 
feo Arifi, Cremonefie; ma in tale sba¬ 
glio noi fiam caduti, per efierfiéne avu¬ 
te in ciò non molto efiatte notizie. Non 
pero raderemo nello ftefib sbaglio ,ne- 

jgando edere Accademici della Crufcà 
i Sigg. Co. Giovambatìjìa Felici, e Gior- 
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gìc-filippo Giorgi \ nel qual numero all* 
incontro è da riporre il Sig. Co. Cav. 
VinceivrAo Piazza , i cui nomi e rime nel¬ 
la fuddetta parte feconda fi leggono. 
Così anche è da avvertire, che non 
bene, nella parte prima, s’intitola 
Cavaliere il Sig. Niccolo de?li Albìzi \ 
quando pure non intendali di dire, 
luiefferdinafeita Cavaliere, ma non 
perchè arrolato egli fia in alcuna reli- 
gion militare. 

DI FELTRE. 
Qiiefto noftro Vefcovo zelantilfimo, 

la cui promozione fu una delle prime 
opere del Santiflìmo Pontefice Bene¬ 
detto XIII. da che egli prefe il gover¬ 
no fpirituale della fua Chiefa, fu fem- 
pre tutto attenzione e tutto fpirito in 
proccurare que’ mezzi che piu proprj 
egli ftimò per lo bene del luo clero e 
de1 fuoi popoli. Prima di tutto egli ap¬ 
plicò lanimo alftio feminario , a cui 
feelfe perfonedi provata pietà e let¬ 
teratura , per 1’ ottima educazione sì 
ne’ coflumi che nelle feienze di que’ 
giovani che da Dio nella piu tenera età 
fon chiamati allo flato ecclefiaftico, 
ben egli conofcendo quanto da ciò di¬ 
penda il bene duna diocefi. E a bene¬ 
ficio del medefimo feminario egli ha 
diyifato di piantare, afue fpefe, una 

DUO- 
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nuova ttamperia , dove s’imprima n li¬ 
bri proficui al clero, a’ feminaritti, e 
a tutto’l popolo. É per pigliare un 
faggio della medefima, ha voluto che 
fi principi da un libretto , piccioliiTimo 
di mole , ma in argomento del cui 
molto pregio batterà dire , che n ha 
riportata tutta l approvazione dal re¬ 
gnante Sommo Pontefice . II titolo fuo 
è quetto : Iftrtct-ioni per li figliuoli e fi¬ 
gliuole , che debbono ammetter fi per la pri¬ 
me: volta alla fagramsntale covfefiione ed 
alla fantijfima comunione, caroate dall’Ap¬ 
pendice del Concilio Remano celebrato nella 
facrofanta lafilica Lateranefe l'anno dell* 
univerfale giubileo 1725. dalla Santità dì 
N.S. BENEDETTO PP. XIII. per 
ordine di Alonfi Illufirifs. e Rjeverendifs. 
Piermaria de’ Marchefi Suarez Trivi- 
fano, Vefcovo di Feltre ec. ad ufo della 

\fuadiocefi. In Feltre, nella [camper io. del 
fe m mar io. in8.pagg.56. 

DI FERRARA. 
Qui, non ha guari, se fondata una 

> lodevole adunanza accademica, inti¬ 
tolata della Vigna , a cui pecione dotte 

, s’hanno fatto aferìvere, e al nome ge¬ 
nerico dì Vignajuolo aggiungono altro 
nome particolare, relativo alla vigna 
o al vino . Quefti in adunanze frequen¬ 
ti recitai} compofizioni fpiritofe e pia¬ 

cevo- 



430 Giorn. de’Letterati 
cevoli, udite con applaufo generale dì 
quanti vi concorrono ; ed anche fpeflb 
le danno alla ftampa. Due di tali rac¬ 
colte noi qui riferiremo, tutte e due 
Rampate Tanno 1725. in forma otta¬ 
va, per Bernardino PomatelJi. L’una 
fi è quella : Giuochi ninfali celebrati da¬ 
gli Accademici della Vignai occafione 
de felicitimi[poufalì delSig. Co. Scipione 
Bonaccor/l con la Nobil Donna March. Fe¬ 
licita Ippoliti , Contefsa dì Gazzoldo » 
pagg. 60. 

Dell’altra, che pagg. 77. quello è 
il titolo : Lini alle virtù teologali, cantati 
dall Accademia della Vigna in occafione 
che il M. K. P. Giuliano di S. Agata , Cbe¬ 
rle 0 Rjig. delle fcuole pie, e celebre oratore 
evangelico, predica nell'ìnfigne cattedrale 
di Ferrar a la quarefma dell'anno 1725. 

DI FIRENZE. 
Frate Jacopo Pajfavanti, dell’ordine 

de’Predicatori, fu un di quegli uomi¬ 
ni bagolari, vivuti nel fecol d’oro del 
dire tofeano , in cui con la bontà e con 
la dottrina gareggiò la purità e Tele¬ 
ganza della fiorentina favella , Fu egli, 
non fol coetaneo , per giudicio del P. 
Daniello Bartoli nella prefazione al 
Torto e diritto del non fi può, ma imi¬ 
tatore ed emulo del Boccaccio, fol pe¬ 
rò nella bontà dello Itile. Il fuo Spec¬ 

chio 
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chio della vera penitenzia , dopo la prima 
edizione fattili in Firenze nel 1495. fu 
dipoi piu volte moltiplicato per le 
Itampe, or della medelima città, or 
di Venezia, or di Napoli (a). Ma in 
fommo pregio principalmente finora 
fono fiata r edizioni fiorentine , fitte 
ìu ottieni tetti a penna, da Monf. 
Francefcb da Didcceto e dal Gav. Liouar¬ 
do Saiviari, entro lo fpizio di non mol¬ 
ti anni; e dopo l’intervallo d’intorno a 
un fecolo, dal Sen. X 'teffandrò Segni. 
Tuttavia l’ultima edizione che qui 
fiam per riferire, o guardili la bellez¬ 
za , o gli accrefcimenti, o le correzio¬ 
ni, o le oflervazioni eie note, ella di 
molto fi merita d’edere antepofta a 
lualfilìa altra delle precedenti . Ella 
comparifce con quello frontifpizio : 
Lo Specchio della vera penitemAa di Fr. 
facopo Fa davanti, dell' ordine de Pre¬ 

dica- 

a) B?nchèvada (otto ’l nomedi Firenze , rea¬ 
zione fattali nel 172J. ella pero e Itala fatta in 
Napoli; c al foli to titolo deU’altre edizioni, vi ' 
s’aggiungon nel frontifpizio quelle pareli: ^ 
tnigltur ledane ridotti dalli Sigg. ACCADEMICI 
DEL'LA CRUSCA} ed i» cjiiefla ultima imprcf-' 

pone da fcorrt\iom d'importanza , di numero iu/iit- 

tneraiile purgato. L’editore, clic fot to’l nome di 
CtllenioZacclori e folito nasconderli, ne fa ia dc- 

■ idicazionea D. Aurelia nata Priiuipelfa Sanfe- 
vciino, Duchefla Caetani , nominata fra gli 
Arcadi Lueinda Cornelia . 11 libro è in 8. pagg. 
JJ*. fenzaie prefazioni cl’indice de’capuwn. 
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Aleatori, dato in luce dagli Accademici 
della Crufea. In Firenze, per li Tarti- 
ai e Franchi, 1725. in 4. Nelfedizion 
prefente fi merita , per l’erudizion fua 
d’effer letta la prefazione, ch’è com- 
prefa da facce aIX. a cui il ritratto 
dell’autore s’aggi tigne , ricopiato da 
quello che Sante T'iti nel chioftro di 
S. Maria novella dipinfe . In quella 
prefazione fi efpongon varie notizie 
appartenenti alla vita dell’autore; le 
varie edizioni che di queft'opera furon 
fatte, tra le quali fe n’annoveran due 
proccurateda Monf. Francefcoda Diac~ 
ceto, e fatte nel 1579. e 1 $81. per Bar- 
tolommeo Sermartelli , in Firenze, 
alle quali noi aggiungiamo un’altra, 
fatta per le medefime (lampe, nel mez¬ 
zo a’due anni fopraddetti, cioè ne! 
1580. Dicefi , come l’edizion prefen- 
te fu fatta fovra un antico correttiffi- 
mo codice, che fu già di Pier del Ne¬ 
ro , e ora è poffeduto dal Sen. Gio- 
vambatifta Guadagni : non però s’è 
mancato di collazionarla con due altri 
codici, l’uno della Medicea e l’altro 
del Sig. Ab. Antonmaria Salvini : come 
altresì con le due intigni edizioni del 
Diacceto e del Salviati ; dalle quali edi-< 
zioni e da’ quai codici fi fono poi prefe 
le varie lezioni che qui veggonfi a pià 
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del tetto . Indi fi va ricercando, s’ol¬ 
tre a quefto libro, altro abbiali del 
Vaffavanti ; moftrafi, Tuo non effere il 
volgarizzamento dell’ Omelia d'Origene t 
che in quattro edizioni a quella prece¬ 
denti era flato aggiunto allo Specchio 
di penitenza. Nè pure qui fi ardifce d’ 
affermare, che fia del Vaff avanti il vol¬ 
garizzamento di S. Ago/lino della città di 
Dio, che allo lleffo da Jacopo Cerbincllì 
viene attribuito , fenza che però fé n’ 
adduca veruna prova. Suo egli è dun¬ 
que il Traffato de'fogni ; ma non è al¬ 
tro che una parte dello Specchio di peni» 
:enza, e legge!! nell’ edizioni del Diac- 
zeto , del Salviati , e del Segni, dove 
principia a facce 334. Iin. 10. con quel¬ 
le parole : De'fogni, a qxpali molti van¬ 
no dietro, ec, e va fino alla fine del libro. 
E fuo finalmente è il volgarizzamento 
ielle concioni di Annibaie a Scipione, 
2 di Scipione ad Annibaie; come anche 
Ielle concioni fatte in Senato da Q. Fa¬ 
bio e da P. Scipione, e leggonfi ne’ li- 
>ri 28. e 30. di Livio. Lo Specchio di 
ocra penitenza arriva fino alle c. 28 r. 

f L’Omelia d'Origene fino a c. 298. i Par- 
1' lamenti fino a c. 315. Chiudefi l’edi- 
: tione con l’indice delle diffinzioni e de' 
; Rapitoli. 

Gravilfima è fiata la perdita che qui 
Tomo XXXVJL T s’è 
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s! è fatta del noftro, anzi padre che Si¬ 
gnore , il Gran-duca Cosimo III. ri¬ 
cevuta e profeguita da tutti quefti po¬ 
poli con lagrime amarifiìme, le quai 
lagrime principalmente fpiccarono 
nell’efequie che in piu chiefe da tutti 
gli ordini furon celebrate alla fua ama¬ 
ca venerabil memoria. Ma fopra tutto 
fe comparfa il pompofo apparato fu¬ 
nebre , con cui folennizzò il fuo gran 
doTore il noftro Serenifs. Gran-duca 
Giovangastone , figliuolo ed erede 
della grandezza e delle virtù del glorio- 
fiffimo defunto. II Sig. Leonardo del 
/liccio, di queft’efequie dipoi ne fece la 
defcrizione, e pubblicala per le ftamr 
pe de’fopraddettiTartini e Franchi, 
l’anno ftefso 1725. in tin libretto in 4, 
dipagg. 28. con una tavola in rame, 
rapprefentante il maeftofo catafalco, ‘ 
invenzione del Sig. AlejJandrò Galilei. ' 

A quefta defcrizione va aggiunta, j 
l’Orazione funebre, di altre pagg. 23., 
la quale vi recitò il Sig. March. Andrea ; 
Alamanni, che dall’autore della deferì-' 
zionfuddetta .vien dégnamente quali-.5 
ficato col titolo di Giovane d'altijjimo m*>v 

•tsqdinnentp i 1- 
La tragedia del Catone dal Sig. Ad-f 

difon nobilmente fcritta nell’idiomaj 
inglefe, dipoi dal Sig. Ab. Antonmarìa“ 

$aU 
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Salvimi, tradotta, e l’anno 1715. ufci- 
ta dalle (lampe de’Guiducci e Fran¬ 
chi, ne forti dagli dudiofi delfuna el* 
altra favella un tanto applaufo, eh e'f- 
fendofene fatto fpaccio di tutti gli 
efemplari, ne veniva tuttavia da mol¬ 
ti ancor defiderata e invano ricercata. 
Laonde quedo librajo Badiano Scalet¬ 
ti ne proccurò, per le (lampe del Ne- 
ftenus, una nuova imprelfione, in cui 

1 ha giudicato bene di porre il fedo in- 
1 glefe al rincontro della ftefla traduzio- 
' ne. Qued’impreflione è in 4. pagg. 160. 
\ lenza la dedicatoria al Sig. EnricoMy- 

tord Colerane, e fenza la prefazione . 
1 Altra traduzione, ma di tragedia 
1 *reca , l’anno medefimo , parimente 
’jin 4. di pagg. 96. è data pubblicata per 

v Domenìco-ambrogio Verdi, col tito- 
’ oche fegue : Benha, tragedia d' Euri- 
DÌde, tradotta dall'Ah. Mario Guarnac- 
:i, Gentiluomo Volterrano e Accademico 
Fiorentino, con alcune annotazioni dell'Tl~ 
uflrifs. Sig. Ah. Anton Maria Salvini. 

K \n Firenze ec. Il traduttore la dedica al 
\!medefimo Sig. Ab. Salvini, e mettevi 
“‘nppreffo un’altra fua prefazione. 

. Ma giacche damo fui riferir tradu- 
,ioni d’ottimi autori, di due qui noi 
parleremo, che fon alpettariffane da- 
;li eruditi. La prima li è quella d’Op- 

T 2 pia- .ir 
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piano della caccia e della pefca, tradotto 
dall’originai greco in ver/i fciolti da An¬ 
ton Maria Salvini, e illujlrato con varie 
annotazioni del mede/imo . In Firenze, 
nella jlamperia di S. A. R., 17 25. in 8. In 
quella impresone il traduttore ado- 
pra una nuova, ma femplice ortogra¬ 
fia ,. di notare TE e l’O aperti con l’ac¬ 
cento circonfleffo, fenza ’I qual legno > 
rimangonfi le medefime vocali, quan¬ 
do 11 rette voglion pronunziarli. Ciò 3 
egli fpera che Ila per tornar molto me- f 
glio, per rapprefentar, fenza offefa dell’ f 
occhio, la migliore tofeana pronunzia, j; 
e fenza ricorrere a caratteri prell dal • 
greco alfabeto, come, con poca fua j 
fortuna, ha fatto il Trìflino. 

L’altra fi è una traduzione latina di ; 
chiarilfimoautor greco, cioèd’Eu/la-1 
zio fcolialle d’Omero , lavoro del P. | 
Alejfandro Puliti, delle fcuole pie. Ber- j, 
nardo Paperini avendo eretta una nuo-1, 
va llamperia in quella città, vuole da \ 
un’opera cotanto infigne prenderne i 0 
primifortunatilTirniaufpicj. , I 

Inflitutìonesjuris canonicitamperfonas 
CC res, quarti judicia ac privilegia completi- jj 
ex V. Uh. Decretalium max. exc. fmul in t 
unum breviter expofìte in gratiam & utili- 
totem juris pontifica candidatorum, cate-,, 
rorumque ecclefiajl. ordinif : DD- llluflrifsf P( 

P. Dan- 
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1 D. Da?iti Antonino Catellón, a Cajlilio- 
■ ne , Nobili Patrit. Fior. Marcbioni Cava- 
! :urt£ &c. Equipi S. Stepbani \ nec non R. 
ì C. Cofmi III. Magni EtrurU Ducis, No- 
Abili a cubiculis , auclore G. R. P. D.D.D., 
■ Fiorenti*, typis R. C. 1725. in 12 pagg. 
• ?o6. fenza le prefazioni e l’indice de’ ti- 
•' oli. L’autore di quell opera, quan¬ 
do dotto, tanto modello, epiuintefo 
^.giovare altrui che a procacciar Iodi a 
ile, ha voluto, fotto le prime lettere, 
.elr. R. P. nafcondere il nome Ilio e della 
ft uapatria. Noituttavoltaci facciam 

?cito di renderla palefe, acciocché gli 
tudiofi della ragion canonica fappia- 
o a chi d’opera sì profittevole fon de-. 
itori. Quelli fi è il P. D. Germano Riti- 
i, Maeftro Vallombrofano , di Pra- 

h svecchio , il quale in quello fuo libro 
i a faputo rellringere una gran parte 

Se . ell’ilìitijizioni canoniche-, accoppian- 
con mirabil magiftero, alla brevl- o 

t > 

1 la chiarezza. Tiene l’autore intan-' 
fotto ’l torchio il fecondo tomo, nel 

male fi darà un grand’albero di tutti ì, 
anoniftì piu infigni, fino al numero 
i 220. i quali hanno fcritto in tal ma¬ 
ria. 
Degno è di fervire d efempio ad ogni 

■tit < izione e univerfità fautore dell’opera 
Irif Ifrafcritta, per così perpetuare la me¬ 
ni- *' T 3 mo- 

t 

41 
n.';~ 
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moria e ’I nome d ì coloro che fi. ienze ed , 
arti vi hanno pubblicamente profefsa- f 
te, e dare non poco di fondamento e di j 
lamia chi s’accinge a teffere Fiftoria . 
letteraria dell univerlità ftefse e nazio¬ 
ne Catalogo generale de Teologi deli Se- ' 
col fa unìverfità Fiorentina , dalla fiiafon- 
dazione fino alt anno 17 25. Compo/lo da • 
LucaGiufeppe Ceracchini} Dott. col- ^ 
log. e dedicato alt immortai memoria deli jc 
IUuflrifs. e Heverendifr. Mcnfig. Giufcppe- . 
Maria Martelli, Arcivcfcovo.di Firenze% c 
Principe del S. À. 1.5 Ve/covo Affiliente al ,■ 
Soglio Pontificio y e in quella Cancelliere j 
Cefarevy Moderatore e perpetuo Prcfiden- ì 
te , In Firenze y nellaflamperia di Miche- ; 
le Neftems, 1725. in 4. pagg. 64. fenza f 
le prefazioni. 

Sorenzomarìa Gianni, grande orna- 
mento dell’ordine facerdotate e patri- ^ 
zio di quefta città, nella brevità della J 
fUa vita diede tanti chiaritimi docit- g 
menti della probità e innocenza di co- J 
fiumi, che ben era necefsario che per | ? gualche penna erudita fé n eternafse folk1 
ua memoria: e però non è sì picciolo ,J 

il merito di chi fi fece a raccoglierne Ù 
le notizie delle azioni fue virtuofe a 
pubblica edificazione ed efempio. Song 
ijuefte nfeite col titolo che fegue : Della 
vifa del 'Servo di Dio Lorenzomaria Ui! 

4 Gian- 
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Gianni , Decano della cbiefa Fiorentina , 
libri due,dal Dott. Giufeppemaria Rolli, 
nello /Indio pubblico Lef'tor di teologia , 
Confultore del S. Ojfìzio, e Curato della me- 
trcpolitana , fcritti e dedicati all'Illuflrìfs* 
e Acverendifs. Monf. Giufeppemaria Mar- 
te Ili, Arcivefcovo di Firenze , Principe 
del S. H. L e Vefcovo Affiliente al Soglio 
Pontifìcio. In Firenze, da Antoimaria 

; Allumìni y 1725. in 4. pagg. 2i?. fenza 
le prefazioni e l’ìndìcé de’capitoli. E 

^ per la qualità del foggetto di cui è la 
;|vita, eqper là maniera con cui velia ^ 
; ! fcritta , ne ha la ftefla riportato ap- 
ltrci plaufo e lode non ordinaria, fenoh-iii 

quanto yien accufato il fao compilato- 
:"f|re d’elle re flato un po tròppo ..guardili- 

go, in aver'taciuto molte dèlie piu he!- 
-le circollanze de’fatti riferiti, equè* 

gitanti doni de’ quali arricchita fu quelli 
nell’anima, che fu a’Tuoi dì un grande 

w|; ?e illuftre fregio della patria, del Gapi- 
ocu :olo Fiorentino, e di fua nobil fami- 
if(?jjlii, che per Io fpazio di preflo a feì 
piccoli, fotto doppia denominazione dì 

Mangioni e di Gianni, ha dato aFiren- 
c#‘ le , e nel tempo della repubblica e fot¬ 
ti 0’lprincipato, uomini per autorità, 

olf per configlio, e per bontà infigni; e che 
ino a’ dì nollri ha fiorito nella Francia 

N 011 l’odierno cognome di Gianni, col 
T 4 “ pof-; 
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portello di lignorie , e con ramminiftra- 
zione di cariche e di governi in guerra e 
in pace. Spiegali nei principio del vo¬ 
lume il ritratto di Lorenzomarici, i cui 
(empiici lineamenti ifpirano venera¬ 
zione e amore verfo di lui ; il quale alla 
bontà della vita avendo accoppiata 
una particolar letteratura, noi rifer¬ 
iamo ad altro tomo I efporre , tratto 
daquefto libro , un breve elogio alla 
fua venerabil memoria. 

Jacobide Comitibus, Nobilìs AJcu- 
lani, J.U. ac fac. tbeolcgU Dottoris, & 
SS. hiquìfitìonis Confultoris, olìm in alma 
urbe Advccati, poflea Excelfe Rct£ Se* 
iienfis prò interim Auditoris , exinde iti 
Amplìjfima Rota Fiorentina , ex numera 
trium ultìmarim àppèllàfionuin Auditoris , 
& modo R. C: Serenìfs. Magni Etruria 
Ducis, in figliatura lìbellorum fuppliciim 
grati£ & ju/litì£, primi intimique Conf- 
liarii, & Pro auditor is Camera , Decifo- 
nes Florentinx, amplettentes materìam 
canonie am., moralem , civilem , crimina- 
lem , feudalem, & mifiam . Tomus ft~ 
tunàus (a) pars prima, ccntinens in prin¬ 

cipio 
Di queft’operaJ’anwopreccdente 1724. èftafo 

- impieiTa per Lionardo Venturini in Lucca il 
primo tomo, contenente le Decifioni Sanefi ; t 

ne! principio s’è aggiunto un breve catalogo 
delle petfone illudri, che giudicaron nelle cit¬ 
tà di Fiteoir c di Siena, c diede» libri alla 
(lampa. 
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cipio brcvem relationem Curia Senen/ìs 
& Fiorentine, una cum indice titulorum, 
decifionum , cSr argumentorum ; in calce 
vero operis appo/ìtus efl alter index locu- 
pletijjìmus matetìanm. Florentie, apwi 
JTo. Cajetanum Tartinium & Sanftcm Fran- 
cbium , 1725. in fogl. AI titolo, che 
può giudicarfi per ora, e dell’autore e 
dell’opera ftefla, un quafichè fufficien- 
te elogio, null’altro noi aggiungiamo, 
fé non che per entro quelle Decifionì vi 
ha tramifchiate molte curiofità erudi¬ 
te, riguardanti Io flato Fiorentino,, e. 
le preminenze del fuo Principe nata-, 
rale. 

Se morte immaturamente foprag- 
giunta privò il pittore Giovanmarza 
Ciocchi della contentezza di veder ter-, 
minata I’impreffione dell’opera che noi 
qui riferiamo, non mai però è per pri¬ 
varlo di quella gloria che se guadagna¬ 
ta con leflimevoli fatiche del fuo pen¬ 
nello e della fua penna. Fra quelle noi 
or abbiamo Fa Pittura in Parnafo, ope-, 
ra di Gio. Maria Ciocchi, Accademico 
del difegno , dedicata all'Illuflrifs. Sig. Ne¬ 
ri Guadagni, Marchefe di S. Leolino del 
Conte, Maejlro di Camera di S. A. Fletta- 
rale , la Serenifs. Elettrice Palatina dei 
Reno, e Gran Contejlabile della S. religio¬ 
ne di S. Stefano Papa e Martire. In Fi1 

1 ’ . X $ ren-"‘ 
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reme, nella Jlamperìa di Michele Ne- 
ftetius, 1725. in 4. pagg. 298. lènza le 
prefazioni e due indici , de’capitoli e 
delle cofe notabili. Affai fpiritofa e 
bizzarra è la condotta delFautore in 
quell’ opera, in cui fingendo' che la 
Pittura entri in Parnafò e ìntroducafi 
alla prelènza d’A pollò, da quello vieti 
accolta coti légni onorifici di amore e 
di ffimajfingolare. Indiiaccendola ab- 
boccarfi, con la Logica, in varj ragio¬ 
namenti viene a dar precetti ut il idi mi: 
intorno, all’arte del difegnare e dipin¬ 
gere ; fà varie rifielfioni, ora univerlà- 
li fu l’arte, fuddetta, ora particolari fu 
F opere de’ piu- eccellenti pittori . In. 
quelli ragionamenti fi confusila la pri- 
mae la feconda parte.. Ma nella terza 
yien la Pittura a dialogizzare con la 
Scoltura v e qui fi agita la famola qUiv 
fifone, a qual dì- quelle due arti deb¬ 
ba darfi la preminenza, or producen.- 
do la Scoìtura le fue ragioni, or la Pit¬ 
tura confutandole,, ecònoppbffe ra¬ 
gioni rinforzando lafuacaufa. Tutta 
Quell’opera è fcritta con pulitezza dì 
«ire, e ornata di quando in quando* di 
qufilioni appartenenti all’ erudizioii. 
greca e romana. Dopo tutto fi legge 
ima Lettera del Srg. Benedetto Brèfciani 
al Cav. Francefco-mariamiccolò Gab- 

'? bur- 
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burri, ove efpolte e meffe in confronto 
Te ragioni dell’un a e l’altra parte, de¬ 
cide , dover la pittura alla IcoUura ef- 
fere preferita. ; v'* - 

Quelli Tartinì e Franchi, i quali 
hanno intraprefa una nuova edizione 
infeì volumim fogl.de11’ opere di Pier 
GajJetidiy, fu l’efemplare di: quelle dì 
Lione del. 165^. con giunta d’nn indice 
uiiiverfale nel tomo fello- y che^defide¬ 
rà va fi nell’ edizion precedente ; e di 
una dotta prefazione elei Sig; Avvoca-, 
tó Nicolò Aver cori ,AI quale con nioltif- 
fima diligenza se prefo raffittito d\ 
correggere non lolo quegli errori che 
occorrer potelfero nell impreflìon Fio¬ 
rentina ma quegli ancora che fon oc- 
eódi nella Lionefe quelli medefimc 
ftampatori hanno in quello mentre 
pubblicato l’infralcritto- opufcòlo in 8.. 
di pagg,87. nell’anno-rj25. De Deo 0/*v 
Max. nonnultìfque Cxle/lìbus y Jaeobi 
Antonii Galletti ,- CaJlrìWlorentini Pie- 
barn y. &. Apojloiicì Protonotarii j- Hpi- 

( grammetta 9 Mluflrifs.. ac-Jieverendifs. D-Da 
j Jofèpbo M. Martellio , Floroitina ArcbM- 
j pifeopo r ddcatà. ' ' 
, - Travaglio- de5 medefimi torchi è la 

llampa di quelf’altro libro ,. feh’è insitL 
di pagg*; 141, fatta nelf anno ft'èflb- 
.'*7 2 ì- delSig. Maìtland; ,■dell* 

' -vi..'. X 6 imisd 
- ‘ . ! • a ■ .fri* 
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bim[tare il vajuolo, tradotta dall* inrlefe 
fanno M. DCCXXIII. La traduzione 
è de! Sig. Tommafo Detebam , noto per 
altre fitniglianti utiliffime fatiche, no-: 
minate ne’ noftri Giornali. 

In queft’anno Umilmente, in 4. pe’ 
torchi del Manni, s’è fitta una terza 
edizione della prima Centuria de* Difcor/t 
Accademici del Sig. Ab. Anton Maria 
Salvini, da lui già detti nelf Accademia 
degli Apatiftì. Lo ftampatore, il quale 
ha arricchito l’edizione prefente, d’un 
indice delie cofe notabili , fòmma- 
mente fin ora de fiderato, per effer pie¬ 
na d’erudizione queft opera, che lèn¬ 
za le prefazioni è comprefa da pagg.’ 
462. ne fa la dedica al Sig. Co. Cam- 
millo-antònio Boccadìferro , Patrizio 
Bolognefe. 

E dalNeftenus Tanno fteffo s’è fatta 
una nuova accrefciuta edizione della 
famofa utilifiìma, e tante volte Cam¬ 
pata raccolta di Regole e O/fervenioni di 
•barj autori intorno alla lingua tofcalia . Gii 
opùfcoli aggiunti fon due : Frammento 
fan trattato delle tre lingue , greca , lati- 

ria ? e tofeana , di Monj. Giovanni della 
Cala; Ragionamento del Sig. Ab. An tori 
Maria Salvini, detto nell*Accademia del- 
la Orafe a . Il volume è in 12. pagg. 361. 
fenza la dedica al Sig. Bali Co. Luigi 
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Lorenzi, e ravvilo a chi legge, che 
portano il nome del librajoCar lo-maria 
Carlieri\ il quale nelfavvifo fuddettcr 
ci dà grande fperanza d’una uuova cdi 
zione dell’opere del (opra mentovato 
Monf della Cafa, con una copiofa ag¬ 
giunta di fcritture, di profa e di verli > 
non punto inferiori alle già ftampate . 

Bolle anche aldi d’oggi piu che mai, 
nè forfè cosi di facile è per ammorzar¬ 
li > lafamofa , e da tanto tempodibatv 

! tuta controverfia , si del titolo, che1 
del nome dell’autore del libro utìFifTr- 
mo, che comunemente va per le 
mani delle perfdne divote e bramofè 

' della falvezza delle lor anime , col ti- 
, tolo Dell'Imitazione dì Cri/lo , e fi attri- 
. auifce a Tommafo dì Kempzs . L’ anno. 

1723. per Sebaftìan-domenicoCapvpu- 
ta :i3 in Lucca > se divolgata di quell* 
jjj >pera una novella edizione italiana 
n on quello frontifpizio : Della Imita- 

none di Gesù Cri/la , nuova traduzione fo~ 
ij ra un antico efe vip lare ultimamente[caper- 

oì piu ampio delle Imitar,ioni ordinarie y 
cfx: contiene molte notabili differente: 

i, ubblicatn da Lamberto Gaetano Pon- 
impieri, Sacerdote Nobile Lucckefe , e 

Vi editata alla Serenifs. Altezza di Benedet- 
1 Erjieflìna Maria , Principejfa di Mo- 
em ec. In Lucca, per Stbajlìano Domo*., 

5" f nirn 
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dico Cappuri , 1723. in 12. pagg 524* 
fenza le prefazioni , una diflertazion 
del traduttore , e findice de*capitoli 

Narra il Sig Ponfampieri nella fud- 
detta fua difTertazione cPavercavata la 
traduzione fua da un gotico efemplare- 
franzefe, ultimamente [coperto, il quale è 
molto ben differente dall'edizione volgare 
dell' Imitazione , e mofira effere flato for¬ 
viato /opra manuferitti piu antichi _ Da 
quelle differenze poi , come da altre 
fue conghiet ture, prende egli'motivo 
di dubitare deir autore de5 libri dell*' 
Imitazione di Giefu Criflo v Già è noto 
fra gli eruditi, varie in* quella contro- 
verità efferle opinioni, c&i attribuen¬ 
dolo a Giovanni Gerfone ,, Cancelliere 
deH’univerfnà di Parigi V-chi a Tornino¬ 
lo de Kempis , Canonico Regolare del 
monaflero diS-Agnefe appretto Swoll; 
chi finalmente a Giovanni Gerfen oGef- 
fen, daCanabaeo, Abate Benedetti¬ 
no del’monaltero dì S. Stefano di Ver¬ 
celli .. E f opinione favorevole al Ger¬ 
fen , oltre a Giovanni diLaanoy e al¬ 
tri ìnfigni letterati viene univerfaU 
mente foftenuta da’ Mbnacidelfuo or¬ 
dine. Ora il P.D.VirginioVàlfechifAoc\d.r 
eoCafinenfe, e perfonaidiì quella let¬ 
teratura che in piu occafioni pe’l net 
flro Giornale.' s? è fatta paffcfey lette 

, ’ ' " ' a.ven- 
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avenda le fopra riferite traduzione e 
cSiflertazione, come quegli che zelan- 
tiflìtno Tempre è flato della gloria dr 
quell iflitutoche profefsa, s’è inconta¬ 
nente meflo a pigliar la difefo del Ger* 

fen e della fua caufa con l’opera infra- 
fcritta : Giovanni Gerfen, Abate dell' 
ordine di S. Benedetto , foflenuto autóre de* 
libri dell’ Imitazione di Gesù Cri/lo , can¬ 
tra ilfeiiT ime nto dell autore della deferta- 
zinne preme (fa alla nuova italiana tradu¬ 
zione de’ medefimi libri , pubblicata in 
JLucca Ianno NI. DCC. XXIII. D'ijferta- 
7,ione dedicata adì Eminentifs. e Aeveren- 
difs. Principe D. Bernardo Maria Cardi-- 
naie Conti,dell'iflefs'or dine , e della Con¬ 
gregazione Cafinenfe, Protettore della me- 
de/ima r e maggior Penitenziere della San¬ 
tità di N. S. In Firenze , nella flamp. di 
S. A. A. 1724, in 8 pagg. 226. fénzà le 
prefazioni, col ritratto del Gerfen in 

ttf rame , prefo da un codice antico dì 
queft’opera, il quale fu del monaflero 
della Cava. 

Nè fon meno fervorosi litigi che fu’! 
mede lìmo argomento-- ver fono anche 
di là da’ monti. Già l’anno 17 2-4. s’era Ìin Augufta divolgato, per opera del 
P. Tommafo BrhardBenedettino-Wcf- 
fofontanò , il librò dell* Imitazióne di' 

kt! Crijlo , col nome di Giovanni Gerfen 

al*-* , Ledi. 
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L’editore nella Tua prefazione afferma, 
che’l Gerfen fu maeftro in teologia al 
gran Santo Antonio di Padova; e che 
un tetto a pepila ferbafi nella libreria 
de’ Canonici Rottenbuchenfi, fcritto 
nel fècolo quattordicefimo , e confe- 
guentementc innanzi al tempo in cui 
fiorì Tommafo de Kempìs. 

Ciò motte il P. D. Eufebio Amort, per- 
fonaggrochiarittìmo in ogni genere di 
letteratura, a tettere un apologia a fa¬ 
vore del Kempìs, che dipoi diede in 
pubblico fotto a quefto titolo : Piena 
ac fuccinSia informat io de flatu controver- 
ft& y qiu de autborc libelli de Imitatane 
C bri/li, inter Thomas Kempenfis , Ca¬ 
nonici regularis , & Joannis Gerfenis, 
ordinis S. Benedilli Abbatis, patronos jam 
a centum annis agitatur'y ubi fimul ntriuf- 
quepartis argumenta juxta leges artis crì¬ 
tica expenduntur : autborc IL. D. Eufebio 
Amort, Ecclefu collegiata ad S. Crucem 
PollingA Canonico JLegulari, Bibliotbeca- 
rio ac SS. tbeologu Profejfore . Attgufla 
Vindelicorum, apv.d Antonìum Bo?iaventu- 
ram Biffoni, hìbliopolam , an. 17 25. in 8. 
pagg. 334. fenza 1’approvazioni, la 
prefazione, e l'indice de’ capi. 

Chiunque fune l’autore dell’infra- 
fcritto opufcolo, non poca lode fi me¬ 
rita, e per la modeftia con cui ha vo¬ 

luto 
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luto celare il proprio nome , e per la 
pietà e dottrina con cui maneggia il 
fuo argomento . Parere teologìco-morale 
/opra alcuni dubbj in materia dì caval¬ 
leria : dedicato al merito impareggiabile 
dell' llluflrifs. Sig. Cav. Ferdinando Mar¬ 
zimedici j Sergente generale di battaglia, 
e Governatore della contea di Pitigliano 
e Sor ano . In Firenze , per Domenico 
Ambrogio Verdi , 1725. in 8. pagg. 62. 

Brevemente noi riferiremo in ulti¬ 
mo luogo alcuni libretti d’argomen¬ 
to fpirituale e divoto , tutti queft* 
anno, e tutti ancora, a riferva deir 
ultimo, per Giufeppe Manni Campa¬ 
ti . Fferciziò divoto iti cfj'equio di S. Ma¬ 
ria Maddalena de Pazzìe, con una inflizio¬ 
ne per far con frutto, sì qwflo, e'sì ogni 
altro efercizio di qucflo genere. Alt IH u- 
flrifs. Sig. Anna Maria Maddalena Buon- 
ddmonti. Balli-il far manifefto, che 
il Sig. Co. Can. Giovambatifla Cofotti, 
nome celebratiffimo fra letterati , è 
l’autore di quéjft’ opera , la quale è 
in 12. 

In 12. è parimenti, di pagg. 167. 
oltre alle prefazioni , queft’altro li¬ 
bretto : Motivi per celebrare la /anta, 
Mejfa con divozione, dati alla luce dal 
P. Lett. F. Serafino M. Loddi , delt 
ordine de’ Predicatori > e da lui confecrati 

I - alla 
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dia Santità di N. S. Benedetto XIII. 
Som. Pont. II pia autore, dimorante 
nel convento di quella città , con effi¬ 
caci motivi, prefi dalla Scrittura, da’ 
Padri, e da’ Concìli, atnmonilce i Sa¬ 
cerdoti d’evitar la fovercbia eindivo- 
ta celerità nella celebrazione di queido 
divin fàcrifìdo, rifpondendo infieme 
alle fcufe e a’ pretefii che addur fi po- 
tefiero in contrario . E le ne fpera ac- 
crefcimento di riverenza e di divozio¬ 
ne in azion sì eccella, e gradimento 
de’ celebranti, ficcome altr’opere del¬ 
lo Ideiloautore l’hanno incontrato- 

Manuale direttorio di dieci derni d'ejer- 
cizj Jpirituali, del M R. F. Servo dì 
Giesù e Maria, Fioreremo , Agpfliniam 
fcalzo , Profefsore di teologia nel convento 
de’ SS. Ago/lino e Cri/lina di Firenze.. 
Queft’opera eh e in 8- dividefi in due 
volumi. Nel primo in XXL lezioni, 
proponefi la teorica y nel fecondo, con 
fa diftribuzione dì 400. efèrcizj, la pra¬ 
tica , per impiegare con frutto i fud- 
detti dieci giorni. 

Ma l’apprefso libro è ufeito dalla 
ftamperia del Neftenus ; è in 12. e 
comprende facce 374. lenza le pre¬ 
fazioni e l’indice. Dialogo [acro /opra i 
Vangeli, del Dote. Paolo Medici, Sacer¬ 
dote e Lettor pubblico Fiorentino- Par- 



A- UT ICO LO XIV. 45 t 
tc primadella vita di Cri/lo infoio agli 
ami trenta . Dal pio-autore, già noto 
per fomiglianti opere, è dedicato a 
MonC Luigi-maria Strozzi, Vefcovo 
di Fiefole. 

DI LECCE. 
Grande ha ad edere la gloria di que¬ 

lle noflre ftampe, per efferfì da effe 
pubblicata l’opera che fegue: Primor- 
dia Corcyrx ex anttqHjffimis monumcntis 
iUnfirat'a, cura Angeli- Maria Quirinì, 
ex Abbate Bcnedìcìino-C afoievfi, Archìe- 
pifcopi Corcyr£. SanCifs. t)om. N. Bene¬ 
dico XIII. Ex typograpbia civitatis Ly- 
cii, penes Mazzei, 1725. ia 4. pagg: 
168. fenzata lettera di dedicazione, e 
un avvifo breve al lettore . In quefF 
avvilo narra il chiariffimo autore i mo¬ 
tivi che ha avuti di [lampare in Lec¬ 
ce queft’erudito fuo opufculo , i! qua¬ 
le altro non è che alquanti de’ primi 
capitoli dun affai* maggior Coment orlo 
delle cofe Corcire/i, alla cui' compilazio¬ 
ne applicò [animo toflochèda PP.In- 
nocenzio XIII. fu a quella chiela me¬ 
tropolitana promoffo. La fiate , che 
per gli eccedivi caldi di quelTifofa, af 
ìlio igneo temperamento ne’giorni ca¬ 
nicolari fflol effer troppo nociva, ob- 
bligollo a valicare, Tanno fcorfo, quel 
breve tratto di mare che tra Corfu e ’t 
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regno di Napoli, dove il cieloèd’af- 
fai piu mite, lì frappone; e lì fcelfe 
quella città , come a’ luoghi di fua 
refidenza la piu vicina. Qui avendo 
trovato il comodo de’ caratteri . gre-. 
ci, fi è rifoluto in quel fuo ozio di far- 
ciimprimere il libro da noi accenna¬ 
to. Del merito dell’autore niente noi 
qui aggiungeremo, mentre il fuo no¬ 
me già per altre fue opere, non Ibi 
nel noftro Giornale, ma anche in non 
pochi Giornali ftranieri , celebre s’è 
fenduto. Di quell’opera fua piu di- 
ftintamente differiam di parlare in al¬ 
tro tomo. . . 

DI LUCCA. 
Delle virtù e vita del P .Luigi-mari* 

Garbi, dell* ordine de’ Servi di M. V. 
dato abbiamo una rifiretta notizia a 
C.3 31. del to. XXXIV. Della continua¬ 
zione da lui fatta agli Annali di fua re¬ 
ligione , fcritti dal P. Arcangelo Giani, 
dello ftefs ordine, s’è parlato nel me- 
deiìmo tomo a c. 336. e precedente¬ 
mente anche nel tomo XXXII. a c.546. 
Dove però è da correggere il tempo d’ 
onde il P. Garbi alla fua continuazione 
dà cominciamento, e fin dove termi¬ 
na . A quello fu dalla fua religione fo- 
Jlituito il P. P lacido-maria Buonfrizzierì^ 
anch’efib per altr’opere già noto nella 
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repubblica letteraria, e altre Volte no¬ 
minato nel noftro Giornale . Ora il 
terzo tomo, compilato da quelli due 
continuatori, è ufcito alla luce col ti¬ 
tolo che fègue : Annalium Sacri oràinis 
Fratrwm Servorum B. Marie Virginia to¬ 
rnii s tertius , aulì or e P. Mag. Aloyfio 
Maria Garbio, ex univer/itateFiorenti¬ 
na Theolcgo , & in alma ìmiverfitate Pi- 
fana ejufdem facultatis Profetare &c. opus 
poflbumum ab anno MDCXXXllI. ad 
annum MDCCV. compofitum, & a Fr. 
Placido Maria Bonfrizzerio , ejufdem 
oràinis Servorum B. NI. Virgulti Defi- 
nitore perpetuo pcrduElum ad annum 
MDCCXXV. Summo Pontifici Benedillo 
XIII. fel. regnanti dicatum . Luce, ty- 
pis Salvatoris & Joannis Dominici Mq- 
refcandoli, 1725.infogl. pagg. 740. In 
oltre ve nel principio la lettera dedi¬ 
catoria del P. Buonfr infierì, T orazio¬ 
ne funebre detta al P. Garbi dal P. Giu- 
Uo-antonmaria Roboredo, e findice de’ 
capi; e nel fine altr’indice delle cofe 
notabili. 

DI MESSINA. 
II Sig. D. Domenico Bottoìie, da Len- 

tino, medico celebre in quelle parti, 
e autore di piu libri, con occafione 

, che da morbi peftilenziali era afflitta 
la Provenza, diede alla luce in propor- 

zìq- 
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zìone di quarto un libro, col titolo : 
Preferve falutari• contro il contarjofo ma¬ 
lore . In MeJ/ina y nella /lamperia di Ami¬ 
co e Femanici,, 1721, 

DI MILANO. 
Col titolo (olito s’è qui pubblicato 

il tomo VII. degli Scrittori delle cofe d’ 
Italia, ed è pagg. 1170. non compren¬ 
dendoli la dedicatoria del Sig. Filippo 
Argelati al Serenifs. Duca di Modona, 
«è il catalogo degli opufculi in effo 
compresi, che fono i (eguenti. 

1. Chronicon Romualdt II. Archiepifcopi Salerni¬ 
tani , nunc primum editum ex mf. codicé oibliothe- 
*x Ambrofianx cum animadverfionibus CL V. Jo. 
Jtphì Anictr.t Saxit, eidem bibliothecse PrxFedh. 

t. Hifloria Huoouis Falea,, di , de rebus geilis in 
Sicilia: regno, ex Bibliotheca Siculi 'Johann^ Bapti- 

JU Caruftì deprompta, & cum prioribus editionibus 
mollata ac emendata. 

3. Godefndi Vtt-trlitnfts % Nota rii Conradi III. Re- 
sgis, Friderici I. Imperatori , & Henrici VI. ejus 
filli, Pantheon, feu Memoria fasculornm : ubi, prse- 
rermiffis iis qui ad veteriS Teflamenti hiltoriam » 
8c prima poft Chrifti nativltatem fxcula fpe&ant, 
ad tempora ufque Urbani III. Papx referuntur. 

4. Sleardi, Epifcopi Crémonenfis , Chronicon a 
liativitate Chrifti ufque ad annum seri Chriftianas 
ni3. nunc primum prodit ex mf. codice Augufte 
daterei Vmdobonenfis bibliothecx , & ex altero 
bibliothecx F.ftenfis. 

5. Chronicon breve Cremonenfe ab anno tof6. 
ufque ad annum iajj. audtora Anonymo , nunc pri¬ 
mum prodit ex mf. codice cremonenfe . 

6. Bernardi Tbtpwrant liber de acquifitione Ter¬ 
ra: fante ab anno 1095. ufque ad ànnutn circitea: 
1130. gallice fcriptus, tum ni latinam linguam cori- 
verfus circiter annum ijio. a Fr. Frannfco Pipino, 
Èononienfi , ordinis Prxdicatorum : nunc primum 
prodit ex mf. codice bibliothecx Eflenfis. 

7. Chronicon Fofsx aovx : ab auno primo na. 
fire 



Artic olo XIV". 455 
ftrx' falutis ufque ad ami atri 1217. aittore Anouyn;* 

*• iampridem Ferdtnandus U^bellus, fub nomine 'joanntt 
de Ciccano vnlgavit : nunc vero ab innumeris mea- 
dis purgatum . 

8. Chronicon breve Atinenlìs ecclefìr, au&oribui 
Aninymu duòbus Atmatibus , ex codice perantiquò 
mf. monafterii Follìe nove. 

0 9. Chronicon Cavenfe, ah anno \6s.. ufque ad 
1318. nunc primum editum ex mfs. codicibus. 

rn. Excerpta ex Martyrologto & Necrologio Ca- 
I- finenfi, manu exnratis, una cum aliis ad monafte- 
, rium Cafmenfe fpe&antibus, nunc primum prode- 

unt. 
I n. Richardi de S. Germano Chronicon rerùm per 
„ orbem geftarum ab exceffu Guilldmi, Sicilia* Rens, 

anno feilieet Domini 1189. ad annuiti ufque 1:43. ex 
membranacee codice bibliothece Cailnenfis, a Ter- 

j. d man do Uf hello jam editum , & in prefenti editione 
.. ab innumeris fermi erroribus expurgatum . 

12. Matthxt Spinelli, de Juvenatio, auftoiis fyn- 
chroui, Ephemarules Neapolitane, five Diarium 

il rerum geftirum in regno neapolitano ab anno 1247. 
f. ufque- ad annuiti 12S8. italice nunc primum prodeunt 
15 ex mf. codice Neritonenfi. Accedunt latina inter¬ 

pretano & notx Cl. V. Datitela Rapeirochit, e Soc. 
Jefu. 

A quello s’è fatto immediatamente 
fuccedere il tomo Vili, il quale, ol¬ 
tre alla dedicatoria del Sig. Argelati al 
Serenifs. Duca di Parma, e’1 catalo¬ 
go degli Scrittori, èpagg 1234. 

1. Girardi Ma "rifu , civis & judicis Vicentini , 
Hiftona de rebus geftis Eccellili de Romano , ab 
anno 1183. ad annum circiter 1237. ex editione Fe¬ 
lici! OJìi. 

2. Àntouii Godi, Nobil.s Vicentini , Ch tonica qu» 
extant ab anno 1194. ufque ad 1260. ejufdem fere 
methodi <ffc argumeuti cum Girardi Maurifu Hifló- 
ria . Teli* OJius , artis oratoria: Inferpre? in gymna- 
fio Patavino, primus harc ipfa tribus ex mf?. codi- 
eibus Vicentims defoecavit, recenfu t, evulgavit. 
In prxfenti vero editione , ope duarum codtcun* 
mfs, i?ib!iothccx Ambrofiànx Cl. V. Antonini 

Jla - 
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Sa*:us t eidem bib’iothecae Prsfeflus, cafligavit & 
aux.t. 

3. NfccLi Smerghi, Notarii Vicentini, de Burgo 
Bericx, Chronicon , Girardi Maunftt & Automi Go¬ 

di monumentis affine, ab anno 120?. ufque ad ari- 
num 1279. adjefto fcriptoris Anonymi fupplemento 
ab anno 1279. ufque ad annuiti 1312. Felix Oftus pri- 
mus utrumq'ue ernie , & emendatum ad mfs. codi- 
cum fidem , publici juris fecit. Nunc vero ex duo- 
bus ml’s. codicibus bibliochecx Ambrolìans auflu.n 
ac caftigitum prodit . 

4. Riciardi Comitis S. Konifacli Vita , magnani 
rcrum inter ipfum & Eccelinum gefiarum partem 
accurate comple&ens , Incerto auTore confcripta , 
lìde vero & opera F elica Oftt bono rei li ter ani 
publico recenfita. 

5. Laure ut u de Monaca, Veneti Senatus a Secre- 
tis, ac Cretenfis regni Magni Cancellarli , Ezerì- 
nus III. ex ejufdem Hiftori® libro Vili, excerptus, 
adje&ts animadverlìonibus Felica Oftt , iterum edi- 
tus. 

6. Rola?idim Patavini de fa&is in Marchia Tarvi- 
fina libri XII. antea editi a Felice O/io ; mine vero 
ope duorum codicum mfs. Ambrofians bibliothecs, 
& alterius Eher-lls caftigatiores, hiiìoriam comple- 
fluntur ab anno circiter 1180. ufque ad 1260. 

7. Chronica parva Ferrarienfis, feu Chronicon 
parvum ab origine Ferraris ad annum circiter 
auflore AndnymQ, nunc primnm edita ex mf. codi¬ 
ce bibliothecs Eftenfìs. 

8. Nicolai de Jamflla Hiftória de rebus gefiisFri- 
derici II. Imp. ejufque filiorum Conradi & Manfre¬ 
di, Apulis & Sicil.s Regum, aó anno 1210. ufque 1 
ad iis8, Adneélitur Anonym - fupplementum de reous 
gefUs ejuf.tcm Manfredi , Caroli Andegavenfi?» <& , 
Conradini , Regum ab anno 1258. ufque ad 1*65# 1 
Omnia primu n edita a Ferdinand> JJohellto fub in- j 
fcriptione Anonymt de rebus geitis Fridèrici li, Nunc 
autem a quampluribus mendis expurgata , & non ! 
modicum auila , ope mf. codicis llluftrifs. V. D. 
Vincenti* de Miro. 

9. Chronicon Veronenfe ab anno n 17. ad au- ! 
num ufque 1178. auftore Paaftn d$ Cereta ; ab ^lus | 
vero continuatum ad annum ufque rj7). nunc pri- 
iubiu e mf. codice bibjiothec® Efteiqfis eduftum at- 
qae evulgatum. 

io. Mq> 
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ra. Modici» Patavini Clironicon de rebus gettisi 
n Lombardia pricipue & Marchia Tarvdlna ab 
uno iì.07. ufquè ad annum 1170. ex e.litione Feh- 
ts Ofu \ nane velò ope mf. codici* bibliothec* Am- 
rofiaii* emendatum & audlum . 

11. Anonymt Vaticani Hiftoria Sicilia ab ingrefsu 
Jormannorum in Apuliam ufque ad annuir* irBi. 
ntea a V.C1. 'Johann/ Bapt/fìa Campo edita, nunc rur- 
js emeudatior in eruditorum comir.odum prorertur . 
iì. Salite , five Safte MaUfpvue ramni Sieularuni 

ibri VI. ab anno Chdfti ii^o. qfque ad annum 
n 176. antea editi ad Cl. V. S.cpbàno Saltino. ■' 
» 13. Hiftoria Fiorentina , audiore Ricordano Male- 
. uni, Patritto Fiorentino, ab ea urbe condita, ad 

& nnum ufque nSi. italice fcripta, cum continuatone 
‘achetti, ex Francifco fratte ejus nepotis, protradla 

■ d annum ufque 1186. Nunc caftigatior piodit. 
*4. Synodus provincialis anno 1187. Mediolatù 

abita ab Ottone Vice omite , Archiepifcopo Medio- 
menfe . Accedunt Conftitutiones Gntpedi, S. R. E. 
lardinalis & Legati Apoftolici. Omnia nunc primum 
rodeunt ex mf. codice bibhothecs Ambrofìamr. 
iS. Memoriale Poteftatum Regienftum, geftorum- 

ue iis temporibus, ab anno videlicet 1154. ufque 
d annum 119-!. audiore Anonymo Regienfe\ lume pix- 
mm editum ex mf. codice bibliothecr Eftenlìs. 

Prefentemente fta fotto il torchio 
.ltro tomo di quella infigne raccolta , 

iì- he verrà a coftituire del tomo fecondo 
j ina feconda parte . 
j Anche il P. D. Ghifeppemaria Stampa 
* 1 R. S. ha meffo fotto 1 torchio una 

it (.accolta di Cuoi Epigrammi, diftribui- 
ì in fette Centurie, le due prime del¬ 

ie quali, imperocché abbraccian ar- 
j; ;omenti e (oggetti prefj dall iftoria 
ili aera e profana , farann’illuftratid’an- 

lotazioni erudite. L’altre cinque cen- 
urie fono chiare per fe ftefle , e fono 

Tomo XXX VII, V io» 
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fopra argomenti o morali, ofatirici, 
o piacevoli. 

IlSig. Filippo Anelati è il collettore 
di un volumetto di Rime per le r.o%%e 
detti NobiliJ/imi Sigg. Co. Pietro Martire 
Ala Polmoni , e Co. D. Margarita Ar¬ 
chimi. Egli vi ha del Aio la letteradi 
dedicazione al Sig. March. D. Benedet¬ 
to Ala, di cui lo fpofo è nipote, e il 
fonettoche in quefta raccolta tien Lui-1 
timo luogo. Il libro è in 8. imprefso 1 
per Paolantonio Montano le pagine ! 
non fon numerate , ma icomponimen-1 

ti fon venticinque , de’ cui autori fi I 
ha l’indice nell’ultima facciata. 

Quello Giufeppe Vigone ha fatta < 
nel 1725. in 4. una nuova impreffione, ( 
prima del Quarefmalc e poi de’Panegi-1 
rici e or azioni,Jacre delP. Pantaleone Do- I 
lera , de’ Cherici regolari Miniftri de-k 
gl’infermi, fu gli esemplari ftampati 1 
negli anni 1724.01725. nella ftamperia b 
del feminario di Padova, e da noi rife- i<; 
riti nel tomo precedente a c. 3 7 4. e 3 75. i 

DI MODONA. sa 
S’è qui fatta una riltampa, per An-fs 

tonio Capponi, deU’utjlifiìmo oppfco-“i 
Io del Sig. Ab. Giovambatijla Day mi, i 
Protomedico del noftro Serenifs. Sig. 5. 
Dùca, Depotuvinìcalidi : del qual opu- g 
fcolo quale fiane P occafione, e quale il I 

■ pre- 
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pregio, può vederli a c. 422. del to. 
XXXIII. par. II. delnottro Giornale. 
.1 Sig. Vallifneri, fuo nipote, vi ha da- 
:o da aggiungere, una fua Dijfertazione 
\eltufo e dell'abufo delle bevande e delle 
ugnature calde 0 fredde , con alcune 
lettere diflertatorie di dotti profeflòri, 
iioi amici , su lo Hello argomento. 

quelle fcritture ha dato motivo il 
omore de’ miracoli che dicono farli in 
> apoli, nella Sicilia, e in Malta , con 
acqua freddillìma , data fenz’ alcun 
ibo, e fenz’altro immaginabil rime- 
io, in qualunque Torta di malattia 
iu pericolofa e difperata: ma parti- 
Dlarmente in Malta, dove un Padre 
lappuccino ha fatto e fa veder tutta¬ 
la efperienze mirabili. Mette il no- 
ro autore al confronto la forza delle 
svande e bagnature calde e fredde; 
con fomma cautela e prudenza di¬ 
ottra , in quali cali quelle , e in qua- 
quefte convengano ; e apporta non 
1 molte autorità d’antichi e moderni 
aettri, ma aucor molte nuove dot¬ 
ine e olTervazioni da fe fatte. Inclu- 
: una Lettera volgare del Sig. Felice 
ofetti, e una Dittertazione latina del 
5. Niccolo drilli, medici Napoletani 

_ gran nome , intorno alla prefcrizion 
Ile febbri ardenti, dell’acqua fred- 

V 2 da. 

P.T2 

P**r 



460 GioPvM. de’ Letterati 
da , che dal fecondo dieta acquea vien 

P*'?*chiamata; altra Lettera del Sig. D. 
Niccolo. Serdanna , giovane d’alte fpe- 
ranze, già fuo fcolaro, e ora abitante 

*'tS2‘in Napoli; un’altra del Sig. Cav. Gio- 
vambatijla Verna, noto al mondo lette¬ 
rario per le molte e molto utili fue opere 
date in luce; ed altre lettere e notizie , 
tutte fpettanti al modo di prefcrivere 
ora calde ora fredde bevande ; afse-j 
gnando regole certiffime , acciocché / 
niuno, in una cofa di tanta importali- ; 
za, e che può collare la preziofa vita f 
degli uomini, vada errato. Quello è 
il titolo delPedizion prefente : De poti J 
vini calìdi^ Difsertatio, auHore Johan-1 
ne Baptilla Da vini, Serenifs. KaynaldÀy 
J. Mirtini:, Regii, MiranduU, &c. Du i 
cis , Medico. Editio fecunda . AcceJJhK 
Differtatio Clari/s. Vallifnerii, cui tìZu \t 
lus Dell’ufo e dell’abulò delle bevan pi 
de e delle bagnature calde o fredde 
Mutine, typis Antonii Capponi, 1725 
in 4. La prima dilTertazione è di pagg i 
75. ma quella del Sig. Val linieri è paggta 
196. col filo diftinto fròntifpizio : Delk 
ufo e de II’abufo delle bevande e bagnatura 

; calde 0 fredde, di Antonio Vallifneri oli 
Pubblico Primario Profeffore di medichili 
teorica di Padova , e Medico di Camera tiri 
Si M.C.C. Ùc: AlHlluflrifs. Sig. Marc A 

’ D. Die- 
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D. Diego de Araciel . In Modena, pei 
Capponi, 1725. 

Fu travaglio del Sig. Domenico-orario 
Nafi la raccolta poetica qui pubblica¬ 
ta fi per le nozze di due perfonaggi del¬ 
la piu cofpicua Veneta nobiltà . Ap¬ 
plausi poetici per i felici fimi Jponfalì deli 
Eccellente de' Sigg. Marco Molini e Come- 

: Ha Zjuliani, N. V. dedicati al merito firn. 
ugolare deli Eccellenza del Sig. Gio. Zr/»- 
è Unni , fratello della fuddetta. In Modena , 
1 .fcr Bartolomeo Soliani , 1 7 2 in 4. 
ilpagg. 75- 

Dalmedefimo Soliani se fatta l’im- 
Drefiìone deH’apprefiò panegirico, la . 
:ui recita qui riportò non ordinario 
ipplaufo. Delle lodi dì S. Contardo di 
5/?e, orazione alle Altezze Serenìfs. di 

jji Benedetta , Amalia , Enricbetta , Princi- 
‘ effe EJlenft, recitata e dedicata da Giara- 

>ietro Bergantini , Cherìco regolare , 
'anno fanto , 1725. in 4. pagg. 35. 

1 DI napo; 
L’Anno fanto del 1725. felicemente 

Aperto da N. S. BENEDETTO XIII. 
yi a dato a molti motivo ed eccitamen¬ 
ti, ) , o di riftampare opere già altre 
,erj alte imprefse d infigni autori, o di 

riverne e pubblicarne di nuove fo- 
d ra l’iftituzioni de’Giubbilei, dell’ In- 

„rt vigenze, e degli Anni fantitrattane 
liti v 3 dole 
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dole or fecondo i principi della dogma¬ 
tica e della morale teologia, or con va¬ 
ria erudizione raccolta dagli fcrìttori 
facri e profani. Ma vaglia il vera, e 
dirlo francamente polliamo fenza ti¬ 
more che tal lode a noi fi rinfacci, niu- 
no mai fino ad ora piu diffufamente , 
nè con piu eftenfion d’erudizione e dì 
dottrina, ha maneggiato quefta parte il 
dell’iftoria tcdefiafiica , del P. Alfanì, u 
nell’opera feguente , di cui per ora cì P11 
riftringìamoadare irpuro titolo , con Pa 
impegno dì darne in altro, toma una 
piu efatta notìzia . Iftoria degli Anni ’ 
fanti dal di loro folenne comìncìamento per 
ìnfino a quello, del Regnante Sommo Ponte¬ 
fice Benedetto XIII. fcritta da F. Tom- 
mafò-maria Alfani, de IVOr dine de Pre¬ 
dicatori , Teologo di S. M. C. e C. Tn Na'ài 
poli, nella y!lamperia di Gennaro Muzio ,ffle 
erede di Michele-Luigi y 1725. in 8. gr. riti 
pagg. 592. fenza la dedicatoria dell’au-fe 
tore aH’Hminentìfs. Viceré Cardinale vari 
d’Althann, e un breve avvifo a5 letder; 
tori., ' ■ Me 

Fa fpiccare la fua dottrina e I fucjfc’r 
zelo Monf. Filippo Meda , Milanefe fui 
Vefcovo di Converfano , ne’ Difcorjfoni 
teologici e predicabili intorno la vicinanzikii 
del Giudizio univerjale, ufciti dalla ftamtó 
peria di Felice Mofca l’anno, 1724- ìn 4C1I0 

di 
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dipagg. 741. Quello Prelato è d’anti¬ 
ca e nobil famiglia, nipote di Monf 

; Settala che a’dì noftri fu Vefcovo di 
Cremona, e pronipote del fatnofo 
Manfredi Settala. Parla con impareg- 
giabil prudenza d’una cofa di tanta im¬ 
portanza egelofia, interamente e per 

| Tempre fottoponendo quell’opera ali’ 
.autorità, giudicio e correzione della 
fanta Romana Chiefa. In qualunque 

j punto ed efpreffione concernente tal 
1 parola vicinanza, intende di contenerli 
l dentro i termini di femplrce probabili- 

tà e incertezza, e d’ubbidire in ciò al- 
>r la difpofizione pontiticia della fanti 
Jmemoria di Leone X. nel Concilio IV. 
Lateranenfe, di cui ragiona nel venie- 

, fimo e ultimo di quelli difcorfi. Di- 
phiarafi oltr’a ciò , di non pre fungere, 
lè d’arrogarfi veruna iìngolarità difpi- 
rito o lume profetico ; ma che fu, e 
èmpre farà fuo unico oggetto il gio¬ 
care a molte anime bifognofe di confi- 

[ierazione sì rilevante; per altro non 
^olendo egli edere che un mero trattataci 

flìe’rifpettivi fegni e conghietture,, la 
,f{ :ui. indagazione e o nervazione trova 
oi on figliata dal Divino Maeflro, e.in-, 

iente praticata da’ Padri a comun be¬ 
rti letìcio. Non quoà prophetemus (fi fpiega 
0 Su lo fleffo proposito col Grifoftomo ), 
ii •. V 4 ìndi- 
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indigni enim fumus \ at quod qu£ /cripta 
fnnt, in medio proferimu*, & figna ojlen- 
dim us. 

Fra tanti che volgarmente hanno 
fcritto centra’l libro volgare dell’em¬ 
pio Piccinino, comparifce in campo 
chi latinamente l’impugna , acciocché 
meglio da’ partigiani di lui di là da’ 
monti j le Tue ragioni e con piu frutto 
poffan effe re intefe . Dijfertatìcnes tbeo~ 
iogìcs de Traditionibus, de S. Pctri & X. 
Pontifici* primatu, de SanElorum cultu & 
invocatione, ac de SS. reliquiarum & ima- 
gir.um cultu } contra fiacchi Piccinini Apo- 
Icgiam: atiliore Jolepho Baronio , Pre- 
sbytero Neapolitano : Saniti/*. D. N. Bene. 
■dìclo XIII. dkat£ . Neapolì, ex officina 
typograpbica Felici* Mcfca, 1725. in 4. 
pagg. 306. fenza le prefazioni e hindi-; 
ce delle differtazioni e de’capi. c 

Arte poetica di Monf. Antonio Aliti- c 
turno, Vefcovo d’Ugiento, è uno de’ 3 
piu accreditati fcrittori e poeti del fe- li 
colo fedicefimo . quanto ella Tempre 
fu in grande ltima appreffo gli ftudiofi t: 
principalmente del buon verfeggiare I 
tofeano, tanto piu divenuta rara, e ci 
invano da quelli ricercata ; or con otti- re 
ma rifoluzione s’è qui nuovamente im-!lc 
preffa in affai buona forma, e dall’ ecii-.g/ 
•tore, il Sig. Lionardo de Turni* confale 
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crata al Principe di Belvedere, Sig. D. 
Francefcomaria Carafa. Spiega que¬ 
lla novella impreffìone il (olito fuò 
frontifpizio, e in quello le materie eh* 
eccellentemente in efla vengono ma¬ 
neggiate. V Arte poetica dei Sig. Anto¬ 
nio Minturno, nella quale fi contengono ì 
precetti eroici, tragici, comici-, fattrici, 

; e d'ogni altra poefia : con la dottrina de' fo¬ 
lletti , canzoni, ed ogni forte di rime tofea- 

dove s'ìnfcgna il modo che tenne il Pe¬ ne. 
trarca nellefue opere ; e fi dichiara a' fnoi 
luoghi quel che da Ariflotile , Orazio , ed 

. altri autori greci e latini è/lato fritto per 
■ ammaeftramento de' poeti. In Napoli, nel- 
. la Jlamperia di Gennaro Muzio ec. 17 25 ; 
j in 4. pagg. 4SI. Alla dedicatoria dell* 
r, editore , altra del l’autore fuccede, ali* 
^accademia Laria di Como, e poi l’in¬ 

dice de’ capi. Altri due indici chili* 
dono il volume, l’uno degli fcrittori 
allegati o cenfurati ec. l’altro delle co¬ 
le notabili. 

Molto dannofa alla repubblica let¬ 
teraria farebbe (tata la perdita del 
Dott. Francefco Panfa , per lo pericolo 
:he s’aveflero a perdere molte fue ope- 

,tt! re, meritevoli della pubblica luce ; fe 
[bttentrata non folle al Iodevol trava¬ 
glio la diligenza e follecitudine del Sa- 
:erdote , Sig. D. Giufeppe Panfa, che le 

V $ pre- 

!ÌÌ 

il 
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prefe a raccorre e ordinare, per poi 
comunicarle agli ft lidio fi come aver 
fatto, dell'opera p re lènte,. che fautore 
già preparava^ di donare alla, ftam- 
pa il Sig. D.. Salvatore Caputo,, de’ 
Marchefi di Pètrella e diCerveto, nar¬ 
ra nella prefazione; cui fautore foprag- 
giunto, da grave e lunga infermità, e 
poi dalla morte,, che agji uomini di 
tal condizione arriva Tempre immatn 
ra , fu neceflltato a lafciar lacera e ] 
difperfa in,piu fogli . Ella in due tomi 
èdivifa,, e del primo tomo quello è il: ( 
-titolo ljloria deli!’ antica repubblica di \ 
Amalfi y e di tutte le cofé appartenenti alla j 
mede/ima-, accadute ne Ila cittàdi Napoli e \ 
fuo regno y con to regf/tro di tutti gli archi- 1 

vj delìi/lejj'a : compojla dal Z)off..Fiance- ( 
fc o Pan fa , e data in luce per mezzo delle' jrf 
llampe dal Dott.D. Giufeppe Panfa sfitto f{ 
nipote '. opera pcjluma , in due tomidivifa 
tomo primo : confagrata al Vicedio Benedet-({1 

to XIII. Pont. Ott. Mafs. In Napoli,, per^ 
Paolo Severini ,, 1724. in. 4.. pagg. ,t1; 
318:. E quello tomo,contien XÌ/loria del^ 
fito&Amalfi . Segue il fecondo con que-fo 
ft’àltro titolo : ljloria dell’antica repub-^ 
èlica tiAmalfi, e delle fue città,, colregi-%, 
/Irò di tutti gli arcbivj dèllijlefsa ec.. Nel ir 
principio del primo tomo legge!! dopo 
la dedicatoria,,; a cuiil Sig. D. Giufeppe 
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Pan fa fi fofcrivela prefazione dskSig. 
Caputo , in cui s’annoverali varie opere 
che l’autor fuo Iafciò inedite, in varie 
materie fLIofoftche, 1’ ultima delle quali 
dice che era d’argomento filofofico mo¬ 
derno , con la fplegazione di varj feno¬ 
meni , e con varie e nuove efperienze ; 
e che aveala data f autore a leggere a 

ij un. tal Sacerdote D. Gennaro Carrefe\ 
nè mai potè riaverfi, tuttoché l’iftef- 

: fa, e’l Sig. D. Giufeppe, fuo nipote, 
i glie Favelìer piu volte iflantemente ri- 
1 eh iella. Nel principio anche lì vede il 
i’ ritratto deirautore, con intorno que- 
!«He parole : D.FRANCISCUS PAN- 
< SA NATUS XV. KAL. NOVEM¬ 
BRI S Iòni. OBIIT VI. HONAS 
:• QUINTILIS 1718. In fondo fìnalmen- 
>;te d’ogni tomov’è il fuo indice copio¬ 
so delle colè notabili , 
fui II Sig. Baldaffare Pifani, celebre per 
'<A Fue rime, già molto tempo date in lue 
pelile y ora dà in luce alquante poefie la- 
$ :ine, parto di fua penna giovanile , col 
à itolo feguente : Pegafei fontis rivali, 
ue Carmina macellane a Balthafaris Pifani,, 
cn&'td lllufhrìfs.. & Excellentìfs. D. D.Jofe- 

ibum de Ponte , e Comitibus Gheltrie & 
Ile Wlathelic& 5i Ducem Fiumani, utilem Do- 
api ninum Cafri S. Nicolai ad ripam, Aqua- 
epp m &c.. Excujfum Perufiz ( la ftampa è 
1* i V C dii 
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di NapoliJ 1724. in 8. pagg. 172. feri¬ 
na le prefazioni. 

Quelfo Felice Mofca gentilmente af¬ 
fli nel 17 23. in 12. ha riltampato le de¬ 
siderate Orazioni e O/ufcoli latini de! ce¬ 
lebre Giovanvincenzio Gravina . Le pri¬ 
me fono pagg. 264. fenz 1 la prefazione 
dell'autore. I fecondi fon pagg. 258. A 
<*. 14". s é aggiu n to il rariflimo Difcorjo 
delie antiche favole , dello ftelfo autore , 
che pofeia in gran parte ne’ libri della 
Ragion poetica ha trafportato. 

Chiunque egli fi fia , che fotto’l no¬ 
medi Fìdalgo Far tenie , col nome fin¬ 
to di Firenze, ha nuovamente imprefi¬ 
lo il Novelliere antico, di cui prima fu 
editore Carlo Gmltenanoi, da Fano, e 
fiotto ’l titolo di dento Novelle antike 
per opera fu a fu impreco in Bologna , , 
nelle cafe di Girolamo Benedetti, nell' anno ; 
1525.104. egli certamente ha imprefo ( 
cofaTempre degna di molta lode», e di T 
molto merito appo gli ftudiofi del fa- r 
vellare tofeano. Elfo però ha lavorato t 
lafua edizione su quella che fu fatta in ? 
Fiorenza, nella ftamperìa de’ Giunti '!} 
ùmilmente in 4. nel 1572. e di ciò la ra- fC 
gion n’adduceneH’avvifoa chi legge, a 
perchè quella cita/i da’ Signori Accade- j( 
mici delia Crufca . Tuttavia da’mede- % 
timi Accademici, sé da preftar fede ^ 
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n quel che dicono nella Tavoli delle 
abbreviature, alla voce Novelle anti¬ 
che , in alcuni Incubi fi è citatolo fi ampu¬ 
to jiu anticamente , cioè Iortampatoin 

"Bologna. Pertanto , imperocché nel 
tetto di Firenze lì fono ommette non 
poche delle Novelle che leggeanfi in 
quel di Bologna ; e in quelle che vi (ì 
fon ritenute, non picciole variazioni, 
e ommiflìoni non fol di parole , ma di 
fenfi e patti interi vi fi fono fatte , e ol¬ 
tre a ciò, altre novelle vi fono ttate 
aggiunte, per render compiuto il nu¬ 
mero di cento, il che fare non s’è potu¬ 
to fenza variare i numeri della preferi¬ 
te raccolta : molto buon configlio fla¬ 
to farebbe, che di ciò avvertito fi fofi¬ 
fe, onelmargine o altrove il lettore, 
come tornato fotte piu in acconcio;con 
aggiungervi altresì le Novelle e i patti 
che nell’edizion potteriore furon levati 
via, e col porvi a piè del tetto le va¬ 
rianti lezioni. Avvegnaché , in quan- 

1 to a ciò che riguarda fa giunta delle 
i quattro novelle, portene! fine, noi non 

dubiterem di dire, col P. Daniello Bar- 
foli nelTorto e diritto def non li può, 
alnum. XLII. che quella none àa aver- 
? in nìnn pregio ; che le Cento novelle, 

. xntiche piu che il Boccacci, per opera fi 
fue tempi, fono ottima lìngua ; e che k 

J quat. 
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quattro aggiunte , allo fi ile e agli errori,, 
fentcno del piu moderno \ e fon quattro pal¬ 
mi di coda appiccata a un bel corpo, che fe 

ve disforma. Queft’edizione peraltro è 
bella e corretta, in 8. gr.. pagg. róóv 
fenza' i prolegomeniche fono la dedi¬ 
cazione delfeditore al Sig-. Principe di 
Tarfia , D. Carlofrancefco Spinelli ; 
la prefazioni de’Giunti *, un avvifo del 
fopraddetto nuovo editore \ la tavola 
delle novelle v e’I proemio’ antico di 
queft’ opera. Defiderabil farebbe > che 
tralafciata non fi foffe la lettera con cui 
dedicò l’edizione fua il Gualteruzzi a 
MonLGoro Gherio, Vefcovo di Fa¬ 
no e di Bologna. E non men grave da 
taluni lì riputerà il tralafciamento del¬ 
la dichiarazione d’ateune voci anti¬ 
che , che trovanfi per entro< il libro. 
Noi non fapremmo per qual difav ven¬ 
tura abbianfi a far nella noftra Italia,, 
dell’edizionibuone d’affai buoni libri, 
e le quali poi abbiano a riufeire meno 
accet te per qualche mancanza, a cui 
riguardoTempre reftinfi riedizioni an¬ 
teriori defiderabili e nellaloro ftima e 
rarità primiera. ' 

Altra letterata perfona, folita ma- 
fcherarfi fotto;T nome anagrammati- 
co di Cillenio Z>acclori\ pur col nome 
folto di Firenze, nel 1725. in aliai lo¬ 

davo- 
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devote-forma di quarto grande , ha fat¬ 
to- imprimere 1’ Orlando innamorato , 
compcjlo già dal S.ig. Mattea Maria Bo¬ 
iardo , Conte di Scandiano , ed ora ri¬ 
fatto tutto di nuovo da M. Francefco 
Berni. L’editore fintitela al Sig. Du¬ 
ca di Laurenzano,. D. Niccolo Gae¬ 
tano, dell’Aquila d’Aragona; e trat¬ 
tone la lettera di dedicazione e l’avvi- 
fo a chi legge, il volume è di facce 
3-43.. L’edizione è fiata fatta su i efem- 
plare ultimo accrefciuto de Giunti 
di Venezia del' 1545. 

Ma lode di. gran lunga maggiore 
iteditor fopraddetto fi merita per la 
ftampa che ha fatta del Cemento del 
Boccaccio-[opra la Commedia di Dante ; 
il qual Cemento però non s’eftende 
oltre al capo diciateettetemo dell’ In- 

. iterilo . Il Sig. Ab. Antonmaria Salvini5 
. al: cui buon defiderio di Tempre gio- 
, ivare al pubblico , non meno che a 
0} quel lo del Sig. Cav. Antonfrancejco 
jj Velarmi ,;fiam debitori della prima pub- 
1 olicazione di quella pregiatiilìma.ope- 
{l?a. e de fi dera.tif ima ; nella feconda 
iielle annotazioni che fopra v’hafat- 

[3. ;e j- e leggete a c. 333. faggiamente 
(j. ronghiettura , che quejlo Comento era- 

\0' Lezioni fatte in Firenze , della let- 
ura. di Dante.. E ciò prima dì lui ate. 
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fermaron que’ valentuomini che De- 
fatati, furon fopra la correzion del 
Decamerone, a c. 39. delle Annota¬ 
zioni , dicendo che il Boccaccio-fatica¬ 
to lungamente, & alla fine sfornato dal¬ 
le preghiere de'finoi cittadini, SI MISE- 
A SPÒRLO ( cioè Dante ) PUBBLI¬ 
CAMENTE. Il che feguì con tanta fo- 
dìsfiat ione & contento univerfale , che co¬ 
me cofia notabile, giudicarono degna gli 
fcrittori di que' tempi, della quale fi fa- 
cefse memoria. Onde fi legge nella Cro¬ 
me betta del Monaldi', Domenica adì 3. 
di ottobre 1373. incomincio in Firenze 
A LEGGERE IL DANTE M. 
GIO. BOCCACCI . Fu Rampato 
quello Contento, fotto’l nome di Fi¬ 
renze, nel 1725. in 8. e , divifo in 
due volumi, viene a coRituire i to¬ 
mi V. e VI. delle Opere di quell’au¬ 
tore, nella Refla forma impreffe, ri¬ 
ferite da noi nel tomo precedente a 
c. 367. Il primo tomo è pagg. 376. 
fenza la dedicatoria al Mecenate Ref- 
fo a cui R fon dedicati gli altri to¬ 
mi . Il fecondo è pagg. 386. Ma in 
queRo , a c.332. cominciali le Anno¬ 
tazioni del Sig. Ab. Antonmaria Salvi¬ 
ni. A noi reca non poca maraviglia, 
che d’un’ opera di tanto pregio , da 
luì comporta negli anni ultimi di fua 
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vita, nè ì Deputati, nè il Cav. Llo- 
nardo Salviati non ne faccian menzio¬ 
ne , mentre non Iafcian di parlare 
dell’altre opere Tue, di quelle ftefie 
che in minore Rima fon tenute da¬ 
gli eruditi, e da loro ftefiì ancora. 

DI PADOVA. 
Fattafi nell’anno fcorfo 1725. la 

traslazione del Venerabile Gregorio 
Cardinale Barbarigo, già Vefcovodi 
quella città, che dopo ventotto anni 
fi ritrovò incorrotto, il cafo mara- 
vigliofo divolgatofi non fol fra gli 
abitanti di Padova, ma di molte altre 
città e terre anche rimote , confer¬ 
mò via piu ne* loro animi la vene¬ 
razione verfo di quel gran Servo di 
Dio , la cui vita ed eroiche azioni 
furon vivi efemplari d’un uomo vir. 
tuofiftìmo , e d’ un Prelato zelantif- 
fimo dell’onore di Dio e della falli¬ 
te dell’anime. Ciò molle principal¬ 
mente i noftri Accademici Ricovrati a 
celebrarne il prodigiofo avvenimento 
con varj componimenti in profa e in 
verfo , tutti di finilfimo gullo , iqua¬ 
li poi raccolti, con quello titolo fu- 
jron dati alla ilampa : Componimenti 
jdell' Accademia de’ Ricovrati per la 
traslazione del corpo del Venerabile Ser¬ 
vo di Dìo, Gregorio Card. Barbarigo-, 

Ve/co- 
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]Vefcovo di Padova , trovato incorrotto 
ventotto anni dopo la fua morte : dedica- 
ti ali Esrrùnentifs. e K.everendiJ's. Princi¬ 
pe Gio. Francefco Card. Barbarico, Ve¬ 
fcovo di Padova ec. di lui nipote \ In 
Padova, prefso Gìufeppe Cornino, 1726. 
in fbgLpagg. 91. fenza la lettera dedi¬ 
catoria , a piè della quale fi fofcrive 
il Sig. Co. Guglielmo Campofanpìero , 
Principe dell’ Accademia ; col ritrat¬ 
to in rame, del Venerabile Cardina¬ 
le su la fronte del volume. 

Non tenue ornamento- alle ftampe 
del fuo Cornino ha aggiunto i! Sig. 
DotK.Giovannantonio Volpi, col pubblica¬ 
re per effe il preferite volume di va¬ 
rie fue opere latine in profa e in 
verfo ; e con l’arricchirlo ancora, 
delle poefie di varj Tuoi eruditi ami¬ 
ci ; come altresì d’altre poefie di Mon- 
fig. Gicvannantonio Volpi, il Seniore , e 
di Girolamo Volpifuo fratello, Gen¬ 
tiluomini di Como, e’I primo ezian¬ 
dio Vefcovo di quella città , vivuti 
nel fecolo fedicelìmo. Eccone il fron- 
tifpizio : Joannis Antonii Vulpii Car- 
mìnum libri tres. Fjus item Opuf cala fo- 
luta oratìone [cripta, que variis in vo- 
iuminibus difperfa , ad hoc tempus lege- 
bantur... Acceffere eruditorum quorurndqm 
vìrorum, quibufcum ipft amicitia inter- 

ce- 
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tedit, poemata nonnulla ; nec non Joan- 
nis Àntonii Vulpii , antiquioris, Pa¬ 
trie ìì & Epìfcopi Novocomen/is , & Hie- 
ronymi, ejus fratris, Carmina qu& fu- 
perfunt. Patavity excudebat JofephusCo- 
minusy 1725. in 4. pagg. 366. Ma in 
oltre s'ha nel princìpio la lettera de¬ 
dicatoria e un ode latina, ^ con le quali 
il Sìg. GìovannantcnioVclpi intitola que¬ 
llo volume al Sig. Antonio-rambaldo 
Conte di Cobalto , il quale ar molti 
onorevoliffimi tìtoli, o ereditar; di fua 
caia o fuoì perfonali, unoneaggiu- 
gne, il quale tuttoché ricevuto in re¬ 
taggio da Tuoi gloriofifiìmiantenati, 
fé T ha tuttavìa renduto a fe partico¬ 
lare e tutto fu.o , cioè d’eflere inftan- 
cabife coltivatore d ogni buona lette¬ 
ratura y e mecenate gloriofiflìmo d’ 
ogni buon letterato. Alla dedicazio¬ 
ne fegue l’ìndice degli autori in que¬ 
lla raccolta compre!!, e de’ loro com¬ 
ponimenti- 

Alcuni altri ottimi libri dalla me- 
defima ftampa fono flati prodotti; 
e in primo luogo M- Accii Plauti 
Comccdi& fuperjlìtes. vigiliti ; curi f rag- 
mentis deperditarum ; ex optimis quibuf- 
que editionibus , ac precipue Fridericì 
Taubmanni , diligentijjìme reprefaita¬ 
te .. AcccJJit indexin quo ratiera & cb- 

fole- 
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fokta poeti, verba breviter ac dilucide 
explicantur . Patavii ec. 1725. in 8. 
pagg. 804. fenza un breve avvifo, e 
le tettimonianze che di quello poe¬ 
ta rendette r uomini dotti , che nel 
principio riempion pagg. 40. e fen¬ 
za l’indice delle parole men ufitate 
e ofcure del medefimo, con la loro 
fpofizione. Il pregio dell’edizion pre- 
fente confitte in una correzione al fo- 
litoefattiffima, e nella rettituzione di 
verfi interi, de’ quali fi fon trovate 
mancanti le flette edizioni piu accre¬ 
ditate , quali fono, quella del Gro- 
novio con le note de’ varj, dell’an¬ 
no 1684. in Amfterdam ; e quella 
che fi ha nella raccolta di tutti ì 
poeti latini, ftaropata in Londra nel 
1713. 

Non così però è il Cornino intefo alla 
ftampa di buoni autori latini , che 
ponga in dimenticanza! noftri buoni 
italiani, e que’ principalmente che 
fann’autorità in cofe di lingua. Uno 
di loro fi è il Commendatore Annibai 
Caro, delle cui Lettere se femprefat¬ 
ta ftima non mediocre. Dell’edizion 
Cominiana quello è il frontifpizio : 
Delle lettere familiari del Commendato- 
re Annibai Caro, volume primo : edi¬ 
zione corretta , come può vederfi nella 

pre- 
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prefazione a lettori . In Padova , prejfo 
Giufeppe Cornino , 1725. in 8. pagg. 
361; 

—— Volume fecondo . In Padova ec.. 
pagg. 471. Innanzi all’uno e l’altro vo¬ 
lume vi fon le dedicatorie delle due 
prime edizioni, e la tavola di quelli a’ 
quali le lettere furono fcritte . Ma a 
tutto, nel primo volume , precede la 
prefazion dell’editore, la vita del Gi¬ 
ro , fcritta da Àìeffandrò Liliali , con 
alcune onorevoli teftimonianze Iafcia-’ 
te da celebri fcrittori intorno alla per- 
fona del Caro e Tuoi fcritti: tutto il- 
Iuftrato dall’editore con note molto 
erudite. 

Sopra altr’opera afpettatiflìma i me- 
defimi torchi han travagliato , ed è 
il terzo tomo dell’Antico Lazio profano. 
L’Eminentifs. Corradini fin dal 1704. 
diede in Roma alle Rampe del Gonza¬ 
ga il primo tomo , e l’anno apprefio, 
il fecondo. Ora, per fuo comanda¬ 
mento, il P. Giufeppe-rocco Volpi, del¬ 
la Compagnia di Gefii , fottentrato 

lilla fatica e alla gloria, ha mandato 
qui a imprimere il terzo tomo, fot¬ 
tio l’alfiftenza de’piu volte da noi Io¬ 
dati Sigg. Volpi, fuoi fratelli. L’ope¬ 
ra, a mifura de’ tomi precedenti, è 
fin 4. gr. ornata di 24. tavole in rame", 

e con- 
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e contìen pagg. 278. Ma in oltre Ieg- 
geli nel principio la dedicatoria dell’ 
autore all’ Eminentifs. Corradini ; la 
prefazion del medefimo ; e due indici, 
l’uno de’ capi, e l’altro degli autori 
che qui fi citano. Abbraccia quello 
tomo, in due libri, le notizie di due 
anticamente infigni e grandi, or affat¬ 
to difirutte città , Anzio e Norba, le 
cui fopravanzate rovine afferma l’ac¬ 
curato fcrittore d’avere in perfona mi¬ 
nutamente vifitate . 

Ora Ila lotto a’ medefimi torchi la 
Commedia di Dante Alighieri . Quell’ 
edizione fi fa su l’efemplare di Firenze 
del 1595. dove affermafi , quello divi¬ 
no poema efferfi ridotto a miglior le¬ 
zione dagli Accademici della Crufca. 
Al fello fi premette la Vita del poe¬ 
ta , infieme con quella del Petrarca , 
fcritte da Lionardo Aretino , su l’edi¬ 
zione fattane dal Redi in Firenze l’an¬ 
no 1672. aggiuntovi le varianti lezioni 
prefe da altra edizione, che l’anno 
precedente aveane proccurata Giovan¬ 
ni Cinelli. Non vi mancherà la giunta 
d’altri eruditi prolegomeni. Vi farà il 
Rimario de’verfi interi, che già in Na¬ 
poli diede alla llampa Carlo Noce, nel 
1602. ma qui affai piu corretto; e fi¬ 
nalmente due indici utilifiimi, l’uno 

del- 
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delle parole e delle frali piu aftrufe ed 
ofcure , con Ialoro fpofizione •, l’altro 
de' nomi propri iftorici e favolofi : il 
tutto diltribuito in tre volumi in 8. 

A c. 421. del tomo XXXI. non poco 
s’è ragionato della nuova accrefciuta 

kmendatifiima edizione del gran Di¬ 
zionario latùio d’Ambrosio Calepino . Te¬ 
tte ad una nuova edizione, via piu 
.emendata s’èpolto fine, ridotta, a 
naggior comodo, in due volumi di 
juafi ugual mole. Il primo volume è 
3agg. 578. e pagg. 594. è il fecondo. 
Via quello in oltre ha nel fine i due fo¬ 
lti Vocabolari , l’uno delle voci barbare, 
'corporate dal Calepino e da altrilelfi- 
:i piu accreditati , eh’è altre pagg. 
0. l’altro, ch’èpagg. no. è compi¬ 
ato delle voci italiane piu ufitate , con 

, le latine fue corrifpondenti. Anche al 
. >rimo volume fi premettono, la pre- 
. izione del Sig. Jacopo Facciolati , e ’I 
i ! atalogo degli fcrittori latini , diltri- 
) uiti per l’età varie della latinità in cui 
. orirono. Spiegali innanzi a tutta 1’ 
1 pera quefto frontifpizio . Septem lin- 
il par uni Calepinus, hoc ejl Lexicon lati- 
. um , variarwn linguarum interpretatio- 
' 1? adjecla, inufim Seminarii Patavini. 

IZdìtio altera emendatior 
o pographia Seminarii 

. Patavii , ex 
apud Joannem 

Man- 
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Mavfrè, 1726. 
Il Sig. Ab. Jacopo Facciolati riaprì 

l’anno 1724. la fua (cuoia di Logica 
in quella u'niverfità con la prima le¬ 
zione , innanzi a cui s’è pollo il 
prefente frontifpizio : Jacobi Faccio¬ 
lati j S. T. D. Dialettici Profejjorìs, 
Acroafis I babita in gymnafio Patavino 
menfe ?iovembri MDCCXXIV. Patavii, 
typis Seminarii. in 8. gr. pagg. 31. Nel¬ 
la pubblicazione di quella e.d’altre 
Tue prime lezioni, mollra il Sig. Fac¬ 
ciolati dì feguir l’efempio che gli die¬ 
dero, e per Io pafsato i piu famofi 
Profefsori di quello (Indio , e a nollra 
memoria il Ferrari, il Patino , e’I Ra¬ 
mazzai. Egli nella prefente lezione 
fcioglie una difficoltà da lui llefso pro¬ 
metea nell’orazione d’ingrefso, da noi 
riferita a c. 375. del tomo XXXV. 
Avea cercato , alla pag. 22. onde 
nafca, che Ariftotile, e con lui tutti 
i rettoria e dialettici, affegninoI’en- 
timemma all’ oratore, il qual modo d* 
argomentare, giulla il comun Penti¬ 
mento delle fcuole , è imperfetto, va¬ 
le a dire, piu corto e riflretto delfil- 
Iogifmo,che s’attribuifce a’ logici. Egli 
tronca quello nodo, diflruggendo la 
comune volgar dotrina, e mollrando 
con evidenza , che mal fi definifcq, 
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‘Entimema nelle fcuole. Ecco il fuo 
:ema : Entymema dialettici non rette de- 
ìniunt, cum dicunt, effe fyllogifmum im- 
lerfettum, enuncìatìone una & conclu¬ 
sone conjlantem. Gran tempo è, che in 
nateria dialettica non s’è veduta dif- 
ertazione tanto curiofa e tanto cri¬ 
cca , quanto quella . Chi attenta* 
nente la leggerà, vi troverà tutta la 
orza del logico , e tutto l’artificio 
ie/i'oratore. 

Non meno ingegnofa è la lezione re¬ 
mata e pubblicata l’anno apprefso. 
De Incxplicabilibus Acroafts IL bob ita 
n gymna/ìo Patavino menfe decembri (a) 
VIDCCXXV. Patavii ec. pagg. 32. In 
quella fpiegafi il Sorite, ed è in due 
)arti divifa . Moftrafi nella prima, 
[uale fia il Sorite di Crifippo, e co- 
ne veramente dirli debba infolubile. 
^ella feconda fi dà un’altra fpecie dì 
sorite, che ha il fuo ufo nelle-fcuo- 
e, quando fi regoli con certe leggi, 
:heefso fpiega con la folita fua chia¬ 
rezza ed eleganza. Chiunque fi farà 
1 legger quella difsertazione , com- 
srenderà, quanto giovi loiludiodeir 
rudizion greca e latina, per dar cor¬ 
so e grazia a qualunque piu arida ma* 

Tomo XXXVli. X te- 

1) Sbaglio di Stampatore : leggali *»vtmbri , ef- 
fendofi dia fatta fu*] primo aprir degli (tudj. 
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teria. Non la fòia-ino d’avvifare, che 
a c. 17. fpiegafi la fallacia 3 da’ Greci 
detta , e da’ Latini calva ^ che 
appo gli eruditi è flato finora un ar¬ 
cano . Quella fpiegazion chiara ed 
evidente fa cadere quanto avea detto 
indovinando fopra di ciò il celebre 
Menagio nei fuo comento di Laerzio. 

L’anno 1713. fi fece nella medefima 
flamperia un’edizione fontuofa in 4. 
dell lifperienzc ed cjfervazioni intorno alt j 
origine, [viluppi -, e coftumi di varj infetti 
ec. fatte dal noflro diligente e dotto : 
Profefiore Sig. Antonio Vallifneri ; e nel1 
tomo XVI. a c. 313. e fegg. fe ne ha 
leflratto. Efimilmente nello flefs’an- 
no e nella medefima forma s’erano im¬ 
prese le Nuove ofservazioni ed efper len¬ 
ze intorno alt ove.} a [coperta ne vermi tondi 
dell'uomo e de’ vitelli ec. fatte dal mede- i 
fimo autore; e nel temo XV. a c.97.1 
fe nera dato parimenti leflratto. Ora.j 
di quefle medefime opere fe n è fatta / 
per le medefime ftampe in fimil forc¬ 
ina, una nuova edizione; ma accre- 
feiuta d’una Nuova giunta di offervazioA 
ni e di efper lenze intorno all’i/loria medi-{ 
ca e naturale, non [clemente del Sig. Val-i 
lifneri > ma di altri celebri autori, a lui , 
fritte , con annotazioni e rifle[ioni del me-' 
dejimo. E quella Nuovagiunta far à ar. 

. go- 
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gomento di particolare articolo in aU 
cimo de’tomifufleguenti: ella, com- 
prefo l’indice , è di pagg. 128. D’una 
parte di quella Giunta veggafi 1* argo-r 
mento nel precedente tomo, ac. 387. 

Il Sig. Franali) che e/Tendo Mae- 
ftro dell’accademia , riaprì le fcuole 
di quello feminario con l’orazione da 
noi accennata nel to. XXXV. a c. 403. 
dipoi degnamente foftituitovi all’im¬ 
piego di Prefetto degli ftudj, vi riaprì 

I le fcuole con l’orazione che fegue : Ora- 
j'io prò folemni fludiorum inflauratione ha- 

I\bita in feminario Patavino a Sebaftiano 
j Franzoni , Pr.&fefko fludiorum , cor am 
Emìnentifs. ac R.everendifs.Jo. Francifco 
fard. Barbadico, Epifcopo Patavino , 

biiarto ìdus martii anno MDCCXXP. 
j Patavii ec. in 8. gr. pagg. 30. (à) L’ar¬ 
gomento dall’oratore dottamente ma¬ 
neggiato, fi fu: Omnis eloquentu laus 
l y ingenti admiratio non in datine & piane , 

ed in ornate dicendo pofita efl. 
H DI PALERMO. 
\ La diftanza de’ luoghi, e l’infre- 
' [uenza de’ commerzj , che abbiamo 

on la Sicilia, fanno che tardi per lo 
j )iu giungano a noi le notizie lettera- 

X 2 rie 
3J Altra orazione , imprefla con fimil titolo, 
recitata fu dal medefimo nonio martii anno M 
DCCXXVI. e fu il fuo tema : Non fati) cfl.ornaudi- 
etrt, nifi ornatura vigor ac rol/ur confcquatur , 
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rie di quelle parti. Non dunque il let¬ 
tor noftro ftupifca , fé piglianlì ora a 
riferir cofe, che a qualche anno ad¬ 
dietro appartengono. 

Il Sig. D. Antonino Mongitore, ora 
Canonico di quella chiefa metropoli- 
tana , da qualche anno ha arricchito 
quelle llamperie , illuftrato quella fua 
patria, e giovato al pubblico con va¬ 
rie fue opere, date in vari tempi alle 
ftampe della medelima città ; e fonie 
feguenti. Vita del Servo di Dio D. Giu- 
feppe Quartararo , Sacerdote fecolare. In 
Palermo , per Gafpare Bayona, 1718. in 
12. pagg. 172. fenza un avvifo al letto¬ 
re , e l’indice de’ capi. 

Palermo divoto di Maria Vergine, e Ma¬ 
ria Vergine protettrice di Palermo. T'orno 
primo j in cui fi dà notizia del! antica e 
continuata divozione alla SS. Vergine in 
Palermo : e della favorevole protezione 
di Maria , mofirata fempre verfo la fiejfa , 
città ( e ciò s’efpone nel primo libro ; 1 

ma nel fecondo libro, che principia a c. , 
242. ) fiefpone la fioria delle piu illuflri e 
tniracolofe immagini di Maria Vergine , * 
venerate nella città di Palermo. In Pa- .j 
lermo, nella fiamper. di Gafpare Bayona, 
«719. in 4. pagg. 677. fenza le prefa¬ 
zioni , e gl’indici de’ capi, e delle co- ' 
fe notabili. 1; 

-- TV 
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——■ Tomo fecondo, in cui fi vede una 

gara dì vicendevole amore tra la Vergine 
e [noi devoti Palermitani ; e ima Centuria, 
degliJcrittori Palermitani, che hanno fcrit- 
tc e pubblicate le glorie di Maria ( ar¬ 
gomenti del terzo e quarto libro, che 
principia ac.353. ) In Palermo ec. 1720. 
pagg. 3qo. Quefto tomo ha due indici, . 
l’uno de’divoti di M. V. l’altro degli 
fautori delle fue glorie; col terzo in¬ 
dice delle cofe notabili. 

Vita del gran Servo di Dio, D. Giu- 
'eppc Filingueri , Palermitano , Sacerdote 
Scolare , de’ Principi di S. Flavia , Pro¬ 
motore dell'ijlituto de' Cherici in comune vi - 
venti nella Sicilia. In Palermo , nella 
1lamperia di Antonino Gramignoni, 1725. 
in 4. 

Monumenta hi/lorica facr£ domus Man- 
iìonis SS. Trinitatis , militaris ordinis 
rheutonicorum urbis Panormi, & Magni 
jus Pr£ceptoris. Origo, privilegia, im- 

. nunitates, Pr£ceptores , Commendatarii, 
xclefi£ fuffragane£ , proventus , aliaque 
nemorabilia ejufdem facr£ domus recenfen- 
ur & illuflrantur, aurore S. Theologi£ 
dottore D. Antonino Mongitore, Pa- 
ormitano. Panormi , ex officina typogrcu¬ 
bica Joannis Baptìjl£ Aiccardo , 1721. 
1 fogl. pagg. 222. fenza la dedicato¬ 
la al gloriofamente regnante Impe- 

X 3 rado- 
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radore CARLO VI. e la prefazione, 
l una e l’altra dell’autore, e fenza gl’ 
indici de’capi e delle cofe memorabi¬ 
li. Narra nella fuddetta prefazione il 
Sig. Can. Mentitore, d’avere imprefo 
quell’opera, eccitata dal Sig- D. Ca- 
fimiro Drago, Prelìdente del Regio 

. patrimonio nella Sicilia , Delegato 
Amminillratore delle chiefe e de’ be¬ 
nefici vacanti del regio padronato in 
quelfifola . Imperocché avendo feo- 
perto che molte delle fcritture e anti¬ 
chi diplomi, appartenenti alla cafa 
della facra Magion Palermitana della 
SS. Trinità, già dell’ordine militare 
Teutonico, per ingiuria de’ tempi, e 
per altrui trafeuranza , eran perite, 
e che alle rimanenti lòvraltava il me- 
defimo eccidio ; prefe lodevol confi- 
glio , di porre al mal imminente un 
prefentaneo e ficuro rimedio, col mol¬ 
tiplicarne le copie per via della ftam- 
pa. Non trovò perfona piu adatta a 
tal ufficio, del nollro autore , eferci- 
tatiffimo nella lettura delle carte an¬ 
tiche, come verfatiffimo egli è in ogni 
genere di vera erudizione . E quelli 
ben volentieri n’afiunfe il decorofo im¬ 
piego , e lodevolmente adempì a quel¬ 
lo, conia teffitura dell’opera prefen- 
te, dove , con I’occafione di far im- 
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primere , come fedeliffimamente sè 
fatto j tutte le fopraddette fcritture , 
ha anche telTnto una efattiffima iftoria 
di quella celebre Magione , efponen- 
do la fua fondazione, privilegi e im¬ 
munità , la ferie cronologica e iftorica 
di coloro che l’hanno amminiftrata , e 
tutto ciò finalmente che può illuftrar 
e perpetuare le memorie di quella fi¬ 
era Cafa. Quindi Io fteffo piglia l’oc- 
cafione di manifeftare al pubblico, co¬ 
me, dappoiché l’Ab. Rocco Pirro pub¬ 
blicò la fua Sicilia Sacra, se mutato 
tutto 1 ordine alle feritture efiftenti 
nella Reale Cancelleria e fuo archivio ; 
effendofi le fteffe, che la maggior par¬ 
te andavan fciolte e difperfe , dipoi 
rilegate unitamente in piu volumi, il 
che fare non sè potuto, fenza fegnar 
le pagine di nuovi numeri, depenna¬ 
tivi prima gli antichi : e fa per ciò non 
può in avvenire non giovare a chi cer- 

1 caffè alcuno di que5 vecchi documenti, 
| e non informato di tal novità , Io ri- 

cl cercaffe fu’ numeri dì prima .. 
: Ma palliamo ad opere d’altri dotti 
ìj ferittori, in queffa città in varj tempi 

Campate . Arde da lungo tempo un 
:: rreconciliabil litigio fra’l popolo noftro 
. ii-Palermo e quel di Meflina, mentre 
? uno e l’altro sforzafi di provare, che 
? X 4 S. Sii- 
•ili * 

1 

I 
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S. Silvia, madre del Santo Pontefice 
Gregorio I. cognominato il Grande, fia 
fiata Tua cittadina, da che con piu ra¬ 
gioni, fin nel 1617. il V. Ottavio Gaeta¬ 
no , Siracufano , della Compagnia di 
Gefu , provato avea, quella elfere fia¬ 
ta Siciliana di nazione. Molti Paler¬ 
mitani fcrittori dipoi fi prefero a di- 
mofirare, e fra quefti il P. Francefco 
Bardi., anch’efio della Compagnia di 
Gefu , quella Santa e fiere fiata lor con- 
cittadina ; ficchènel Martirologio Pa¬ 
lermitano fu infin regifirato il fuo no¬ 
me . Ma i Meffinefi tanto è vero che 
al loro fentimento non fi fofcrifiero, 
che anzi all oppofio efii per lor concit¬ 
tadina cominciarono a vantarla, e fra 
quefti il P. Benedetto Chiarelli , della 
ftefia Compagnia , nelle fue Memorie 
facre della città di Melfina . Al P. 
Chiarelli eflendofi oppofio il Sig. Can. 
Moìigitori nelle Vite de’ Santi Palermi, 
tani, levolfi contro di lui altro fcritto- 
re , forfè della Compagnia medefima , 
col nome finto di Partenio Graffilo. Fi¬ 
nalmente , mafeherato anch’ efio * al¬ 
tro fcrittore a favor di Palermo, com¬ 
parve in campo , con l’opufcolo che 
fegue : Apologetica Epi/lola Philalethi 
Orethei, de patria S. Silvia , S. Gregorii 
marni matris, ad Parthenium Gra- 

phio- 

f 
i 

Ili 
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phiophilum , five ad P. H. R. M. S. 
J. Penarmi , a pud Gafparem Bayona , 
1715- itiS.pagg. 114. 

Il P. Gaetano Noto , Palermitano, 
prima d’abbracciar l'iftitnto della 
Compagnia di Gefu , in cui religiofa- 
mente ora vive, nell’età Tua giovanile 
applicò le doti dell’ingegno negli ftudj 
delFeloquenza fciolta e legata, e del¬ 
la varia erudizione . Quelli, a iftanza 
d’alcuni amanti della patria, raccolfe 

:ie ifcrizioni antiche della medefima, 
illuftrandole di note e fpiegazioni eriiw 
dite. La prima parte diquefte, mef- 
fa alle Itampe , tiene il titolo Tegnen¬ 
te : Delle Ifcrizioni antiche della città "di 
Palermo , raccolte e brevemente [piegate 

1 dall'Ab. Gaetano Noto e Marfala, Pa¬ 
lermitano , Accademico del Buon gufo di 

, Palermo, e de Trasformati dì Noto ; e 
dal medefimo indirizzate al Sig. D.Anto- 

. nino Mentitore , Canonico della metropoli¬ 
tana chic)a , de' Fondatori, e Prefide dell* 

inclita accademia de* Geniali di Palermo , 
1 parte prima . In Palermo, per Giovan¬ 
ti Batti/la Aìccardo, 17 21. in 8. pagg. 107. 
n. Lenza le prefazioni dell’autore , e alco¬ 
li?} ni componimenti di diverfi in Tua lode. 
tln ? Allorché in quefto regno felicemen- 

te fi piantaron l’infegne trionfali di 
ti CARLO VI. fra le acclamazioni 
. > X s uni- 



492 Giorn. de’Letterati 
tooefie in linguaggio noftrale, col ti¬ 
tolo : La lira a due corde : /ovetti e can¬ 
zoni Siciliane di Mechiore Lomè . In 
Palermo , per Vincenzio Tofcano , 1722. 
in 8. Lottile, ancorché inc hini al tur¬ 
gido , tuttavia è moderato in parte fe¬ 
condo i! buon gutto moderno . Sotto 
quel nome anagrammatico tta ma- 
fcherato il P. Michele Romeo, Marfa- 
lefe, della Compagnia diGefu. 

Anagrammatico parimente è i! no¬ 
me dell autore di queft’altro libro, fot- 
to ’I quale fi occulta il V.Matteo di Sant 
Orfola, Palermitano, dellefcuolepie. 
/la?’ionamento Jlorico della vita e virtn 
dell* III. Madre Suor Maria Sepellita 
della Concezione, fondatrice del Venera¬ 
bile mona/l ero delle Monache Mariane 
nella terra di Palma , nel fecolo D. Ro- 
falia Toma/] fcritto dal Rev. Sacerdo¬ 
te Don Artemio Talttofa . In Paler¬ 
mo , nella Jìamp. di Antonino Gramigna- 
ili , 1722. in 4. Quella gloriola Da¬ 
ma fu madre della Yen. Suor Ma¬ 
ria Crocidila della Concezione, e del ; 
Yen. Giufeppemaria Card. Tornali. 

Ma la fua umiltà fa in tutto tacere j 
*1 proprio nome al P. Andrea Bertolino, 1 
Palermitano, Teologo de'Cherici re- 1 
golari miniftri degl infermi, detti Cro- ! 
ciferi, e autore della Vita delP.Vìncen- 
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%ìo Durante , dello ftefs ordine, e il im- 
pata in Palermo, per Antonino Epi¬ 
ro , 1724. in 4. 

La necefiìtà di non ingroflare il to- Imo piu del dovere, ci obbliga a dar 
relazione dell’opere feguenti , nella 
forma quanto piu riftretta mai pollia¬ 
mo . A. R. P. Salvatori Montalbani, 
Sambucenfis , ex ordine CapueìnorUm , 
opus tbeologicum trìbus di/i indi nm tomis , 
in quibns efficacìjfme o/lenàìtur , Imma- 

. culatam Dei Genitriccm, ut potè ex Cirri- 
(ti mcrìtìs prifervative redemptam , fuiffe 

- prorfus ìmmunem ab omnì debito, tnm 
«J contrahenài originale peccatum , tura ipftus 

fomitem ìncurrendì . Tomus primus, de 
peccato originali , & ejus debito. Panar- 

( mi, typis Gafparìs Bayona , 1 7 2 3. in 
fogl. pagg. 414. fenza due dedicatorie, 

[J l una all’Arcangelo S. Michele, l’altra 
<r. !a Carlo VI. Imperadore. 

-— Tomus fecundus , de eminenti/JÌ- 
U. ma Deìpari redemptione , ec. pagg. 451. 
[3.1 - Tomus tertiusj de triplici natu¬ 

ri 

1 'ere 
ri 

re- 
'ro¬ 
lli¬ 

lo 

■£ Immani Jlatu & ejus fomite, ec. pagg. 
538. Ha in oltre ciafchedun tomo il 
uo indice. L’autore è teologo di mol- 
a ftima in fua religione e fuori ancora T 

■ nella fua provincia di Palermo èfb- 
o Definitore e Provinciale. . 

Scelta dì morale , fecondo la mente dell 

An- ■ 
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Angelico Maeflro S. Tom.afo , intorno a 
i dicci comandamenti di Dio ,. per ma¬ 
nuale de' confejjori e penitenti opera del 
R. P. M.F. Xomafo Pezzimenti,, dell' 
ordine de Predicatori,. della provincia dì 
Sicilia, Palermitano : tomo primo. In Pa¬ 
lermo , nella Jlamp. di Gio. Batti/la Aic- 
cardo, 1725. in4. L’autore,, tuttoché 
familiarifllma {labbia la lingua latina, 
ha tuttavia voluto fcriver q^uefpo per a 
in. volgare , per ajuto de’men periti 
nelle materie morali. Alla fletta fa 
precedere alcuni Avvertimenti gene¬ 
rali, molto utili a’ confeffori. Quello 
primo tomo’ contiene i cinque primi 
comandamenti : feguiranno gli altri 
nel. fecondo che Ita. fotto ’1 torchio . - 

Altro illustre figliuolo della, fletta 
patria e dello liete ordine ,. Lettor di 
filofofia e pubblico architetto., ha. 
pubblicato l’opera feguente : Breve Ti¬ 
gretto deli'architettura- militare, t forti- 
fìcardono moderna offenfiva e difenfiva 
eflratto da' matematici piu infigni dal P. 
Tommafp Maria Napoli, Palermitano,: 
dell'ordine de' Predicatori .. In Palermo „ 
perFrancefco Cìchè'y 1724. in 4. 

La bontà clementifilma dell1 Impe- 
rador Carlo VI. decorato avendo* il 
Senato di quella città col. privilegio* 
della Grandia di Spagna fin 1’ anno= 

1.722. 
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r;22.. pubblicamente con effo fé ne 
congratulò il P. Ottavio Reggio , della 
Compagnia dLGefu con l’orazione che 
fegue : Panormitanus Senatus inter Hi- 
fpaììi£ Magnates dfeitus ab Augujlifs. Oz¬ 
iare , Hifpaniarum & SiciliaRege, Ca¬ 
rolo Tertio : oratio habìta in aula- colle¬ 
ga Panormitani Societ. Jefu , ab Ofta- 
vio Reggio ,. rbetorìces Profetare , co- 
ram' Excellent. eodem Senntu.. Ella è in 

|-f©gl. Nonvififegna nè il luogo, nè il 
come dèlio, ftampatore, nè l’anno ; ma 
egli è certo , che fu impreca in Paler¬ 
mo, per Antonino Epiro, nel 1724. 

DI' PERUGIA. 
• I Sigg. Andrea e Pictro-paolo fratelli 
Guidargli, eredi non men delle facoltà 
che della gloria del Cam Giovannameio 
Guidar elli^ loro zio paterno, e gelanti 
non meno della gloria del medesimo, 
che del pubblico bene, hanno rendu- 

■ te paghe le pubbliche efpettazioni, e 
i adempiute le lor pr ottiche, col dare 

allaftampa il rimanente dell’opere di 
« lui, che raccoglier poteronfi da'fuoi 
: ferirti. In fronte al libro fi legge: Jo- 

annis Angeli Guidarelli, Pemfini, Car- 
: mina. Ma nuovo frontifpizio apparifee 

1! a 0. 97. Joannis AngeliGuidareiii, /V- 
0 ru/uii, Prolufione s HI. Oratione* funebres 
j II,. Ouelt’opere fono Hate da noi do- 

cen- 
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rennate nel to. XXXIV. a c. 484. 485. 
Sono Hate impreffe, come leggefi in 
fondo del libro, Per ufi*, opud £ enfiar.- 
tìnumtQ. 1725. in 8. pagg. 144. 

DI PI STO J A. 
Meditardoni {opra quaranta Salmi di 

David in rima lirica \ c quìndici Difcorfi 
morali in Jlile accademico : del P. France- 
feo Maria Ghirlandi , da Pifloja , dell’ 
ordine de’ Mìnimi , Accademico Apatifla.j 
Hìfvcglìato , e delfcnor letterario di For¬ 
lì . In Pifloja , nella flamperìa di Giovar - 
Silveflro Gatti, 1725. in 4. I'Salmi fon 
pagg. 11;. i Difcorfi pagg. 74. N.on 
fenza ragione l’autore nel frontifpizio 
afferma d’avere comporto in Tuoi Dif- ; 
corti in ftile accademico ; avvegnaché , 
nell’avvifo al lettore innanzi n’ Salmi, , 
confetta d’avere fcritto gli efordj di : 
due fuoi difcorfi in ifiile alquanto poe- ( 
tico. E però cerca di prevenir le op- | 
pofizioni che fovra di ciò potrebbongli f 
effer fatte, e ftudiafi in qualche ma- p 
niera di produrne ragioni e feufe a fua t 
difefa. L 

V’è annetto a querto volume un Dif- f, 
corfo Accademico dello rteffo autore , fo- ^ 
pra tamor dì Dio verfo di noi\ del no- f; 
flro verjo di luì, del pr off imo , e verfo di >,• 
noi. In Firem,e , per li Fortini e Freni- p; 
chi i 1725. pagg. 32. Ma quefte pagine ta 

di- 
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dìvidonfi con altro difcorfo, che prin¬ 
cipia a c. 19. In che poflino li Giudici 
difettare in giudicare ; e che non è lecito 
à privati formar finìflri giudi?j àelt opere 
altrui; ma le debbon celare e ricoprirle e 

: fcufarle , quando le rìnvenghin cattive. 
"DI ROMA. 

Serbali, fra gl’innumerabili codici 
antichilfimi e rariflìmi nella Vatica¬ 
na , uno contenente i tre ultimi libri 
della Romana ifteria di Caffo Dione ; ma 
sì malconcio dal tempo e dall’incuria 
di antico pofieditore, o per me dire, 
sì flrapazzato dalla fua ignoranza e dif- 
amor della buona letteratura , che 
anche quelli avanzi fon mancanti, 
parte per pagine lacere e tagliate via, 
e parte per caratteri confunti e quali 
affatto dileguatili. Prc-fe per le mani 

■ quello codice preziofo, ma compaf 
• fionevole, il famofo Fulvio Orfino, uo- 
i mo di quel merito, che ninno ignorar 
• può; e dopo averlo, con l’attenzion 
1 tutta di fua gran mente, ben confide¬ 
rai e guardarci difpc-rando di poter 

' rilevare tutti interi que’ tre libri, fol 
)■ ne trafcride e pubblicò degl’informi 
>■ frammenti. Ora ilSig. Ab. Niccolò Car¬ 

li mìnio Falconi, Napoletano, celebre 
per !’ Iforìa diS. Gennaro , commenda¬ 

le ta nel nodro Giornale ne’ tomi XII. 
c. 424. 
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c. 424. e XX. c. 436. defiderofo di fup- 
plire, per quanto folle potàbile, età 
libri , fi applicò con indancabif pa¬ 
zienza a leggere quel codice fteffo di 
cui XOrfino erafi fervito; e valendoli 
de’ pezzi di Dione confervati da Gio¬ 
vanni Sfilino-, da Zonara-y e da altri,/ 
e pubblicati dal Valefio , tanto sè ado¬ 
perato , che in buona parte ha rida- 
bilito quefti tre libri, che I anno 17 24. 
gli ha fatti dampare in queda città 
con fua verdone latina, e con die eru¬ 
dite annotazioni; e portano quedo ti¬ 
tolo : K (I7 3tu Ù>IkV5/ \ 'a){AzÌ,KÌif ìtoficlf 7& 

’TiteviaìcL rpist ivMyxouivsi y.?/ 

KctOirafiivct. Cioè Caldi Dionis R.oman& 
hìfioria libri tres , reperti refiitutique 
Jluàio ac labore Nicolai Carmini! FaJ- 
conis , Presbyteri, in utroquejure & in 
[aera theologìa DoEioris , & Protonotarìi 
Apoflolki. Roma, ex typographiaCbra- 
cas ec. 1724. in 4. pagg. 186. fenza la 
dedicatoria all’Eminentifs. Tolommei 
di gl. mem. e fenza dotta prefazion 
del traduttore. Intanto il Sig. Ab. Fal¬ 
coni va divifandounaridampa di tut¬ 
ta lddoria di edo Dione y ed’illudrar- 
Ia con note fue e d’altri eruditi anco¬ 
ra : prega egli perciò qualunque lette¬ 
rato , che potelfe fomminidrar foc- 
córfi per empier le lacune di quedo ce¬ 

lebre 
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lebre ittorico, di volerle a lui comuni¬ 
care , per beneficio di tutta la lettera¬ 
ria repubblica » 

Tuttoché di nafcita Fiammingo , 
poffiam confiderare come noftro nazio¬ 
nale il P.Jacopo de la Fontaine , della 
Compagnia di Gefu, per la lunga di¬ 
mora che egli ha fatta nella Cafa pro¬ 
feta di quella città, e per l’opera de¬ 
gna che ha qui non fol principiata, 
ma ben anche tirata a fine. Quatto è 
il fuo titolo : SanHifs. Domìni Noflri D. 
Clementis XI. Conflit utio Umgenitus , 
theclcgice propugnata. Nel primo tomo 
di effa, fi premette là Bolla Unigenifus, 
con una breve e femplice efpofizion 
degli errori che in ciafcheduna della 
centuna Proporzioni fi racchiudono : 
e dipoi alcuni utililfimi prolegomeni, 
che in diciannove capitoli fi con¬ 
tengono . Qui fi difcorre del Quefnel- 
lo , autor delle Propofizioni; dell’uti¬ 
lità e necefiità di efi’a Coftituzione *, e 
delle macchine dal Qiiefhello adope¬ 
rate per impedirla. In fine vie l'indi¬ 
ce , e’1 rittretto dove quafi in un’oc¬ 
chiata voggonft le cole ne’ prolegome¬ 
ni comprefe . II metodo tenuto dal P, 
de la Fonte in e è q netto . Premette una 
o piu propofizioni , conforme hanno 
tra fe affinità e relazione ; e impiega 

al- 
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alcuni capi nel dichiararle , piu o me¬ 
no , fecondo Pefigenza delle materie. 
Procede con fomma chiarezza , fodez- 
za di ragioni, ed efficacia. Compari- 
fcein campo con grande apparato di 
dottrine fcelte da’bS. Padri, di Cano¬ 
ni di Concili, di Coftituz:oni e Deri¬ 
lioni Pontificie , d’ecclefiaftiche tradi¬ 
zioni , e di ragioni teologiche . Quali¬ 
fica ciafcuna propofizione per quello 
ch’è, additandone i fonti donde il Que- 
fnello l’ha attinta; ne fminuzza tutte 
le parti ; e ne fviluppa e fvela i raggiri 
e i lacci ingannevoli che fotto appiat¬ 
tati vi ftanno. Quattro fon le parti di 
tutta lopera. La prima comprende 
quarantatrè Propofizioni intorno alla 
grazia. La feconda vento tto, intorno 
alle virtù teologali, e al timor dell’in¬ 
ferno . La terza venti ; la qua rta par¬ 
te dieci, fpettanti alla- Chiefa e difci- 
plina ecclefiaflica , a cui fi riferifce la 
lezion della Scrittura facra, l’ufo del 
fagramento della penitenza, il fagrì- 
licio della Meffa, e la fentenza della 
(comunica. Quattro anche fonoi to¬ 
mi ne’ quali l’opera fi divide ; non 
così pero , che in ogni tomo una parte 
giallamente s’abbracci. Il primo to¬ 
mo , oltre a’ prolegomeni, compren¬ 
de una porzione della prima parte. IL 

fecon- 
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fecondo comprende il re fio della prima, 
e una porzion della parte feconda. Il 
terzo, il relto della feconda , e tutta la 
terza -, il quarto tutta la quarta parte. 
A piè del terzo tomo vi fon tre diligenti 
e fugofe finopfi o fummarj del contenuto 
ne’ tre primi tomi : ma a piè del quarto 
vi è il folo indice de’ capi. L’opera è in 
foglio ; e i tre primi volumi fono flati 
impreffi in Roma per lo Salvioni, negli 
anni 1717.1719. 1721. 11 quarto è im¬ 
preco nel 1724. per Girolamo Mainar- 
di, ed è colonne 1409. fenza il fuddetto 
indice de’ capi, e fenza molte onorevoli 
approvazioni,le quali fon polle nel prin¬ 
cipio \ fra le quali grandemente fpicca 

j quella dell’Eminentifs. Tommafo-filip- 
0 po d’Alfazia, Arcivefcovo di Malines, 

2 Primate del Belgio. Precede a tutto 
, un avvifo a* lettori, dove dice, ch’era 
; [lato fuodifegno, di aggiugner-alcu- 

1 ìe cole, a perfezion di quell’ opera ; 
na che noi fece, acciocché il volume 

„ 1 difmifura non ingrofiaffe. Promet- 
]|j e però di farlo, ogni qualvolta con 
, ìuove rifpolle offenfive ne venga ftuz- 

icato dagli avverfarj . Nè crediana 
ioì che quelli trovato abbian combatti- 
ore piu fiero contra di loro nè piu in- 
iticabile ; il quale per Io fpazio di 
rent’anni in Lovanio,doy era Profeffo- 
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re di teologia , co’ Tuoi fcritticombat¬ 
tè il Gianfenifmo ; e ora, comechè in 
età molto avanzata , non ha pofato 
per quello Tarmi ; anzi con piu ardore 
che mai, contro di loro e contro il 
Quefhelio , ne’ fuoi ftudj travaglia. E 
in illudi di tal fatta o quanto piu util¬ 
mente e piu lodevolmente, che in cer¬ 
te vane fpeculazioni, potrebbon im- 
piegarfi tanti ingegni fublimi della no- 
lira Italia/ 

D’altro ìnfigne Teologo della mede- 
fimaCompagniae Lettore di lingua 
ebraica nel Collegio Romano, s’è di¬ 
vorato un breve trattato fopra una 
delle piu ardue quiltioni che nella 
teologia fianfi agitate inqualfifia tem¬ 
po . Quello trattato comparve, con 
occalione che il Sig. Filippo Dazon, 
giovane nobile e di gran talento, fof- 
tenendo in pubblico le fané dottrine 
del Tuo maellro, volle dar a co nofcere 
il molto profitto, non fol nelle mate¬ 
rie teologiche, ma anche nelle lingue 
ebraica e greca, da fe fatto . Quello è 
il titolo del libro: R. P. Antonii Cafi- 
lli, c Soc.Jefu , controverfia. de/latu pur& \ 
natura, in compendium redatta & ad j 
linguarum ebraic£ & gr£C£ publicam exer- [ 
cìtationem adbibita a Philippo Dazon, \ 
in Collegio Romano : aufpiciis Emine ntìfs, , 
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ac Reverendifs Principis Melchiorìs de 
Potignac , S. R. E. Cardinalis Amplia¬ 
mi . Romèi, typìs de Martiis, 1724. in 
4. pagg. 107. fenza la prefazione indi¬ 
ritta a quell’eruditismo Porporato. 
Niente qui fi afferma, che non ha trat¬ 
to da’ fonti piu puri de’ luoghi teologi¬ 
ci > fu’ quali fta fondata la vera teolo¬ 
gia . Autore di queft’opera è il P. An¬ 
tonio Cafmi\ ed è un compendio d’ope¬ 
ra afTai maggiore , la quale anch’effa 
è parte d’altr’opera in materia dogma¬ 
tica , che da qualche tempo ha egli 
prefo a fcrivere in continuazione del 
famofoP. Petavio, divifa in due volu¬ 
mi ; de’ quali già è terminato il primo, 
p in ordine per la ftampa. 

Il Sig. Ab. Giorgi, nel cap. VII. del¬ 
ti a fua Efercitazione iflorica delle Me- 
- :ropoliantiche dell’Italia, da noi rife- 
: -ita a c. 498. del to. XXXIV. avendo 
? affermato, che la città di Capua fu 
i* inticamente la prima civile edeccle- 
iili artica Metropoli nella provincia della 
>( Campania ; ora, mutato parere , vie- 
fi ^.e a dare alla città di Benevento que¬ 
ir! to primato. Quai ragioni abbianlo di- 

erfamente perfuafo , può vederli nel 
3guenteopufcolo : Dominici Georgi! 
? origine Metropolis ecclefi& Beneven- 

i/f Difsertatio epifiolarìs ad Eminen* 
ic ; . ad tifr. 
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tìfs. & Reverendifs. Frincipemjofepbum 
Renatum S. R. B. Card. Imperiatevi . 
Roma, apud Hìeronymum Mainardum , 
1725. in 4. pagg. 16. 

Per verità , o mirili l’opera prece¬ 
dente, o quelle molte che e in quello 
fecolo e ne’due ultimi a quello prece¬ 
denti , trattan argomenti fpettanti all’ 
antichità erudita della Chiefa di Cri- 
(lo \ noi non potremo non lodare alme¬ 
no il coraggio d’efferfi cimentati i lo¬ 
ro autori in sì ardue imprefe . Ma 
affai piu di lode ad elfi attribuiremo, 
quando i loro tentativi hanno fortito 
l’efito felice di fcoprire qualche verità . 
E per avventura di tal lode fen’è ren- 
duto meritevole l’autore dell’infrafcrit- 
ta Differtazione : De tìtulìs quos S. Bua- 
rijlus Romanis Presbyterìs dìflrìbiiit, Dif- 
fertatio . Roma, typis Hieronymi Mai- 
nardi, 1725. in 8. pagg. 211, fenza la 
prefazione indiritta al Santifs. Padre 
Benedetto PP- XIII. in fronte alla qua¬ 
le fcuoprefi autore di quell’opera. il 
Sig. Go. Niccolò Antonelli, dalla Per¬ 
gola. Quelli primamente dimoltra, 
che i titoli da Evarillo illituiti altro 
non furon che chiefe , dove da’ Preti 
Titolari amminiltravanfi i fagramen- 
ti, e non luoghi dove raunavanfi i Fe¬ 
deli per orare. Doverli pertanto attri- 

1 
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3uire a.d Evarifto I’iflrituzion delle par¬ 
rocchie nellaChiefa di Roma, il che 
poi nell’altre chiefe s’imitò. Edere Ra¬ 
re quelle , cafe dedicate al divin cul- 
ro ; e le ftefie non tutte eflerfi adopera¬ 
re per le facre funzioni, ma fol quel- 
a parte fuperiore che fi chiamava cena- 
•olo. Dipoi fi efpone, quali cofe fa- 
reanfi ne’ Titoli ; e moftrafi, che '1 

mandare che facea il Pontefice il fer¬ 
mentò a’ Titoli, fu coetaneo alla divi- 
lon de’ medefimi Titoli ; ommettendo 
aerò la sì dibattuta quiftione, in che 
ronfiftefle quello fermento. Indi fi fa 
cedere , che la Liturgia, efpofta nella 
ila Apologia prima, dal S. Martire 
jìuftino, è quella propria che ufavafi 
ielle chiefe occidentali, e di Roma; e 
hon quella che nelle chiefe d’oriente, 
jfrattafi finalmente delle limofine o 
hllette , che probabilmente faceanfi 
ielle chiefe titolari ; e come e a chi 
uelle dal Romano Pontefice fi diftrf 

i uivano . 
! Continua il P. Carlo <VAquino a dar 
iggì di filo gran valore in ogni genere 
'antica e moderna erudizione , e d’ 
ttimo fuo intendimento della forza e 
roprietà de’ fignificati nelle buone vo- 
i latine etofcane, come l’infrafcritto 

li- 
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Jcellcneorwn, autore Carolo de Aquino , 
Soc. J. libri III. Rome,, apud Hierony- 
mum Mainar di, 1725. in8. pagg. 265. 
fenza la prefazione e l’indice de’ capi. 

Francifci Grimaldi, Soc.J. de vita 
urbana libri quinque. Acme, typis Au¬ 
tomi de Rubeis, 1725. in 8. pagg. 170. 
fenza la prefazione intitolata al Sig. 
March. Francefco Grimaldi. Qui in 
ver.fi elegiaci elegan tifimi , a imita¬ 
zione del Galateo di Monf della Cafa, 
e d’altri infigni autori, fi danno utilif- 
fimi precetti del viver civile e beneac- 
coftumato. 

Il trionfo del Tempo nella Bellezza 
ravveduta , oratorio po/lo in Mafie a dal 
Sig. Carlo Cefarjni , In Roma , nella 
fiamperia di Rocco Bernabò', ! anno del 
giubileo, 1725. in fogl, pagg. 28. Li¬ 
bretto, picciol di mole, fontuofamen-1 
•te imprelfo , e adorno di varj fregi a 
bulino. Nelfrontifpizio manifeftafi il 
maeftro che pofe queft ora torio in mu- j 
fica ; ma la nobiltà ed eleganza del verr I 
feggiare fa palefe l'Eminenza di quella 1 
penna che lo com pofe. 1 

Comparifce il Tomo terzo de’ Morali 5 
del Pontefice S. Gregario Magno fopra il li% il 
òro di Giobbe, volgarizzati da Ranchi da t 
Strafa , che abbraccia il libro XVIH,fine " 
al XXVI. La ftampa di quefto tomo i 

•> -. *■ s è 
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s’è terminata nel 1725. per Girolamo 
Mainardi ; ed è pagg. 6,53 . fenza la de¬ 
dicatoria dell’ Eminentifs. Card. Alef- 
Qttidro Albani al gloriofamente regnan¬ 
te Sommo Pontefice Benedetto XIII. e 
fenza la prefazione , in cui fi dà notizia 
di due codici di queit’opera , ultima¬ 
mente fcopertifi; l’uno di tuttal’ope- 
ra elìdente in Roma, nella libreria d.» 
cafa Panfili , nel palazzo di piazza 
Naona; l’altro in Venezia, nel colle¬ 
gio di S. Maria della Salute , apprefio 
il P. D. Piercaterino Zeno, C. R. S. il 
quale ne ha fatta all editore pronta co¬ 
municazione, mandandolo fino a Ro¬ 
ma. Quello, codice, dall’editore flef- 
fo nella prefazion fuddetta, fi afferma 
pfler elettamente defcritto ; ma è fo! 
ina quarta parte in circa di quelt’ope- 
a , cominciando dal libro XXVIII. 

ifino alla fine. 
Il P. Paolo Giuftinianifu uno di que’ 

grand'nomi ni, a cui i fanti coftumi e 
e azioni eroiche e maravigliofe hanno 
cquiftato il titolo di Beato, e ì Cuoi 
ludi in ogni genere di facra letteratu- 

; a y con La quantità degli fcritti Iafciati 
1 topo di fe, hanno acquiftato il titolo 

i Beato letterato. La fua vitafu rac- 
, tolta da quanti autori ftampati e fcrit- 
1 I a marto parla» di lui, e principal- 

Y 2 men- 
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mente dalle Aie lettere, come altresì 
da quelle memorie che ferbanfi nell’ar¬ 
chivio di Monte corona, e in quello 
della Gran Camaldola in Tofcana, per 
opera del P. D.Giovanni da Trevifo, Ro¬ 
mito di Monte corona; e morendo , 
nel 1686. confegnolla, fcritta in due 
groflì volumi, a’ Padri della Aia Rua 
di Trevifo. Da quefta n’ha cavato 
una vita men diffufa il Y.D. Ago/l ino Re- k 
mano Fiorì, per commifiìone del P. D. 
Tiburzio di Baviera, che nel 17 21. era 
Proccurator generale della Aiddetta 
Congregazione di Monte corona in 
Roma. E quefta vita poi è ufeita in 
pubblico con quefto titolo: Vita del B. 
Paolo Gìuflintani, inflitti or e della Con¬ 
gregazione de PP. Eremiti Camaldolefi di 
S. Romualdo , detta di Monte corona, de¬ 
ferita , e dedicata alla Santità dì N. S. 
Papa Benedetto XIII. da D. Agoftino 
Romano Fiori, Monaco Camaldolefe. In 
Roma y nella /lamperia di Antonio Rofft, 
■ 724. in 4. pagg. 271. fenzaie prefazio¬ 
ni , e gl’indici de’ capitoli e delle cofe 
notabili. 

De origine facrarum precum Rofarìi j 
B. M. V. ad Santtifs, D. N. Benedillium 
XIII. Ordinis Prtdicatorum, Difsertatio j 
F. Thomas Vìncentii Monelias , ejuf ! 
dem ordinis , Rome, typis Hieronymì 1 

; { Mai- 
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Maliardi , 1725, in 8. gr. pagg. 136. 
fenza le prefazioni e l’indice de’capi. 
Autori d’opere sì fatte Tempre fi meri- 
tan lode non volgare , mentre in un 
tempo illuftran littoria , non fo!o par¬ 
ticolare del loro Ordine, ma l’univer- 
fale ancora della Chiefa, e promuo- 
von tempre piu quelle divozioni, che 
tuttora da’ Fedeli fon praticate con 
Tutto. 

Il nome del Sig. GióvanvincenrAo Luc- 
'he/ini farà tempre rammemorato con 
ode , per la fui traduzione latina del- 
s orazioni di Demo Itene , fopra la re • 
mbòlica, illuflrate di note critiche e 
loriche , fopra di che s’è ragionato 
.lungonel to. XIV. ac i.efegg. Pur 
on minor lode noi giudichiamo, che !er la fua opera iftorica fia per ripor- 
irne, ultimamente con quello titolo 
ubblicata : Jo. Vincentii Lucchefinii, 
atritii Lucen/is, Hìflorìarum fui tempo- 
:s ab Noviornagenfi pace, tornus primus. 

■ \om& , ex typcgrapbìa Vetri Ferri, 1725. 
' 1 4. pagg. 619. fenza la prefazione al 

, ugnante Pontefice , con in fine due in- 
1 ici, l’uno d’alcuni vocaboli militari 

15 aliarli latinamente efpolti ; e l’altro 
f,J die cole notabili; a5 quali un avvilo 

eve al lettore fi premette. fli 
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DI TORINO. 

?1 Sig. March. Santa-crcce continua , 
per le ftampe di quella città la pubbli¬ 
cazione della Tua grand’opera dèlie JZJ- 
fle filoni militari , del Cui primo tomo 
abbiam dato notizia nel tomo prece¬ 
dente a c. 410. Dopo di quello ne fon 
ufciti altri quattro tomi, cioè dal fe¬ 
condo fino al quinto. Il fecondo e ter¬ 
zotomo ufciron l’anno 172.4. Il tomo 
fecondo , in pagg.413. comprende i 
libri IV. V. VI. VII. con due ìndki, 
l’un de’ capi e paragrafi> l’altro dì 
Principi , Generali , Miniftri , fcrit- 
tori, e uominifatnofi. Diede nel to¬ 
mo I. il Sig. Marchefe * utili precet¬ 
ti . al Generale d’eferciti , come iti 
pace e in càfa debba portarli. Or in 
campo di battaglia nel tomo II. Io 
conduce; nel cui libroIV. gli fi pre¬ 
ferivo il modo di cominciar felice¬ 
mente la guerra , sì per quello che 
s’afpetta a’giufti motivi che ve Tin- 
ducono , che per arrotare foklati, 
per animarli , per impedirne le de- 
fefzioni e reprimere l’infolenza , per 
le leghe e a}uti ftranieri, per le feor- 
rerie nemiche ec. II libro V. dà re+ 
gole per accampare e fortificare il 
camp©. Il VI. difeorre delle .marchie 
dell’efercito. Nel Vii- fi danno iftru- 
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zioni per le proprie fpie , e per ricava-*, 
re il vero da quelle del nemico ; per 
ingannare Io fteflb nemico , furtiva¬ 
mente trafmetter lettere, e udireal¬ 
tri llratagemi leciti nella milizia. E 
quello tomo è flato im predo perGio- 
vanfrancefco Mairefle. 

E perchè l’autore è impizientiffimo 
di condurre a termine la fiua opera, nè 
potendo badare i torchi del foloMai-> 
refse , ha egli rifoluto di valerfi in un 
tempo di quelli anche d’Aledandro' 
Vimercato, per i due tomi fudeguen- 
ti;e l’anno fleffo 1724. da quelli è ufci-, 
to il tomo UL contenente , in pag$. 
^83. comprefi i due indici, il fole fi¬ 
oro Vili, che tratta delle ribellioni, 
in (ètte difeorfi, dove ragionali del 
modo d’evitar lefedizioni e i tumul¬ 
ili ; come il Sovrano portarli debba co’ 
popoli inclinati alle ribellioni ea’mo- 

| àmen ti ; come foffbcarfi le dedizioni 
al nafeere ; come reprimerli (e già. 

Iute e palefi ; quali ener debban gli 
t‘ditti de’comandanti per Io perdono 
le’ ribelli ; qual la condotta ne’ tu- 

jtìulti della foldatelca : e finalmente 
i danno avvertimenti a chi regna, di 
jnettere al governo delle città e pro- 
àncie uomini di fperimentata fede 
irobità, e faggezza . E qui termi-. 

Y 4 na 
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na la parte prima. 
' La parte feconda comincia dal to¬ 
mo IV. che abbraccia i libri IX. e 
X. e , co5 foliti indici, è pagg. 484. 
Nel IX. trattafi della guerra offenfi- 
va in generale, e del modo di con- 
fervare i paefi di conquifta. Nel X. 
del modo di tirare il nemico a bat¬ 
taglia , e delle forme di darla al me- 
defimo. 

Il Mairefse torna ad e fiere l’imprefio- 
re del tomo V. che abbraccia il folo 
XI. libro , in pagg. 336. e quello, 1 
come anche il tomo IV. s’imprdfero f 
nel 1725. Qui s’infegnan le maniere 1 
piu vantaggiofe per ifchierare un efer-£ 
cito alla battaglia, e per fare meglio ; 
ciò intendere , ci dà l’autore, in tre 
tavole dittante, l’ordine d’un efercito 
al combatter difpotto, in varie for-t( 
me . Chiudefi quello libro con una {! 
Relazione de IH imbarcamento delle truffe. 
Sfaglinole fatto in Barcellona , fer lafj 
fp edizione dell’i/o la di Major ica , anche f: 
quella in lingua fpagnuola , come ir 
tutta quella grand’opera. É qui av-j. 
veniamo, che oltre al numero delle111 
pagine da noi éfprefio , ciafchedurj11 
tomo ha le prefazioni dell autor fuo P?' 
il fummarìo latino del P. Giacinti Wt 

ferrerò ^ della Compagnia di Gefu, < 
che 
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che come ì primi quattro tomi dall* 
autore fon dedicati al fuo Re Filippo 
V. cos il V. è dedicato al Principe del¬ 
le Afhirie D. Ferdinando di Borbone . 
Conchiudiamo con dire , che il Sig. 
March. Santa-croce dà in tutta quefta 
fua grand’opera faggi continui di fuo 
grande giudicio ed efperienza impa¬ 
reggiabile, e duna vafta erudizione 
in tutto ciò principalmente che alle 
cienze militari e politiche s’appartie¬ 
ne', e che egli non pianta mai veru¬ 

ni' 

nlfe 

me 
li IV' 
del 

hedui 
,t(no 

efiT, '< 
thè 

aa propofizione o maflìma, la quale 
egli non autorizzi con uno o piu efem- 
V toltidall’iftorie greche, romane, o 
ii qualunque altra nazione , antiche 
: recenti. 

DI VENEZIA. 
Quanto piu defiderato e affettato , 

anto piu accetto comparisce fina!- 
nente, per le Rampe dell’onorato 110- 
tro librajò Giovangabbriello Hertz 
1 tomo terzo de Supplementi al Giornale 
le Letterati d’ Italia . Il volume, giu¬ 

nta il folito, è in 12. pagg. 452. feaza 
a tavola degir articoli , premefifovi, 
n nome dello ftampatore, un avvilo 
t chi legge , dove adduconfi princir 
jalmente le ragioni d’eflerfi tanto in- 
Iligiato a pubblicar quefto tomo, il 
^uale in oltre è adorno di quattro 

Y s ta« 
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tavole in rame. 

Per T Hertz anche fu pubblicata 
quell’opera : JUfleJfionì fopra le Litanie 
della B. Vergine , dedicate alla Santità 
di N.S.. Benedetto. XIII. da Gianfran- 
cefco ìvladrilio , Prete della Congrega¬ 
rcene dell Oratorio di Udine . In Vene¬ 
zia , per Gio. Gabriele Hertz , 1725» 
in 8. pagg. 512. fenza le prefazioni e 
r indice delle Rjfleffioni. Quell’opera 
è dettata in favella molto pura ed ele¬ 
gante, e adorna dì molta erudizione \ 
ma ciò che piu rilìeva , indica una 
gran purità di fentìmenti e una legna-; 
lata pietà nell"autore chela dettò,; 
che ad altre fue lodi aggiugne quellaj 
d’effer nipote del Sig. Niccolò Madri/io 
letterato già celebre per piu fue opere 1 
date in luce. 1 

Terminatali l’impresone deUa prìSi 
ma parte, diftribuita in quattro totr 
miy della Parafrafi poetica fopra i ven-x 
ticinquc primi Salmi di David , fàttsiie 
dal Sig. Girolamo-afcanio Giujlinìanì, qi 
meda in raulica dal Sig. Benedetta 
Marcello > Gentiluomini di nobiltà i;je 
letteratura egregia in quella Repnbier 
blica, tali e tante furon le t edifica io; 
zioni di lode e di dima che universi; 
iàlmente da’ profefforr e intendenti \ 
delle facoltà poetica e tnufìca ne rij^ 

Po^ 
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portarono, chea tanti eccitamenti a 
loro fu forza di cedere ,- e proferire' 
il nobif lavoro nella feconda parte fo- . 
pra ì fecondi venticinque Sahii ; e già fe ... 
ne fon veduti-due tomi y che-in ordine* 
fono il quinto e ’l felfo .* Il quinto con¬ 
tiene il falmo trentefìmoquinto co’ 
quattro feguenti, e la muii:a è pagg.- 
133. Altre pagg 20. contengon l’avvio• 

.fo al lettore, tre lettere d’eccellenti 
naeffri di mufica al Sig- Macello, e. 
; a Parafrasi roetica del Sig. Giujìiniani - 
1 II tomo fello è d’altri cinque Salmi*,. 
1- ioè fino al trentefimo quinto. In pagg. 

46. ffa la mufica ; in altre 23. la 
lìfarafra/t, preceduta anch’efla dal prò-, 
,orio avvilo, e da due illuftri teff-imo-’ 

re danze di famofi profe fiori. Ma più 
lobile teffimonianza del valore del 

ià|ig. Marce/lo, non fol nella mullca , 
to-na eziandio nel verfeggiare, produr 
moi non polliamo, che quella che ne ren¬ 
dette una perfona letterata , dimo- 
, ejinte da qualche tempo in Vienna, la 
Maiale fcrivendo a uno della noftra So¬ 
li dieta così dice': „ Qui è giunta Una ,, 
piè-jsrenata del Sig. Benedetto Marcello, ,, 

a-offro Patrizio ; voglfòn farla cantare „ 
jvefl primo del venturo . Sì lapoefiaehe ,, 
^eiit mufica fon fuo lavoro . Spero che „ 
v ri*.rà una belliflìma fefta , poiché la „ 
0r. • Y 6 mu- 
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,, mufica in particolare non può edere, 
y> a giudicio dì molti che meco l’hanno 
„ inteù alla prova, piu nobile e piu di-- 
,, lettevole. Fa vergogna a molti pro- 
„ felibri; evi fi vede un gran fondo di 
„ giudicio e difapere. u 

Altro piccini faggio dì quanto lo 
(ledo vaglia nell’una e l’altra facoltà ,' 
jn’haavuto, non ha molto, il pubbli- 
conci tegnente componimento ; Cali¬ 
be in Or fa-, infiorale a cinque veci, ad 
ufo di /cena . Non vi s’indica , non 
che ’J nome del luogo e dello ftam- 
patore , nè pure l’anno della ftam- 
pa, che è ÌK1725. Il libretto è in 4. 
pagè- 24. 

Nel 1725. per le (lampe Lucchefi 
di Lionardo Venturi.ii, era ufeito cer- t 
to libretto in 4. di pigg. 207. con ( 
quello titolo: R.ifiefftonì fopra t origine f 

delle fontane, deferitte in forma di let- >' 
tera. L’autore in quella Lettera sera ti 
prefo a combattere la Lezione de! Sig. cc 
Vallifneri fu lo (beffo argomento, da h 
noi riferita ne’ tomi XXIV. 343. re 
XXVI. 33Q. non folo impugnando « 
una dottrina fondata fu evidentifli- lai 
me ragioni , e fu replicate efperien- eri 
ze ed olfervazjoni, da lui (le(To fatte jii 

con incredibil fua fpefa, fatiche, e m 
pericoli , e approvata dalle perfone \k%, 

-~u ì • .e- . pi* 
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pii? erudite e piu reniate-di quefto fe¬ 
cole; ma infine talora tifando termi¬ 
ni non molto, rifpettofi verfo d’una 
perfona di merito sì univ.erfalijiente 
conofciuto. , , 

Ma ufeito a pena cotal Iibricciuò- 
l«o non puòdirfi come univerfalmeri- 
te i miglior letterati fi commoveflero 
control medefimo e contro !’,autor 
filo. Nella città ftefla di Firenze tal¬ 
uno vi fu che gagliardamente fi pi¬ 
gliò la difefa della fentenza del Sig.,- 
Vallifnerij recitò in pubblici accade¬ 
mici congrefii dotte lezioni, e fcriffe 
diflertazioni corroborate di nuove pro¬ 
ve , ofservazioni , ed efperienze . 
Unille tut te- il Sig. Gafion-giufeppe Gior¬ 
gi , Filofofo e Medico Fiorentino, e 
con faggio divifamento ne fa dono al 
pubblico , inficine con una fua Lette-, 
ra ffico-meccamca fu Io fteflo argomen¬ 
to : faccendo però ad ogni cofa pre¬ 
cedere la foprallodata Lezione acca¬ 
demica dei noilro Padovano Profèflb- 
re, unitamente con le folìte fue An- 
notazioni, nuovamente illuftrate d’una 
tavola di piu figure in rame. E all* 
erudita raccolta quello frontifpizio 
fi premette : Lezione accademica intor¬ 
no V origine delle fontane, con le anno¬ 
tazioni , Per cbìarei&a. maggiore della 
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mede fimi.r, di Antonio Vallifneri, Pub¬ 
blico primario Profejfore di medie ma teo~ 
rica nella univerfità di Padova , Medi¬ 
co di Camera di S. M. C. C. ec. Se¬ 
conda edìzJone y con la giunta di varie 
Lettere dìffertatorie , un altra Lezione 
accademica y effervazioni y ragioni y ed ef- 
perienze, dimojlranti la verità del pro¬ 
porlo fijlema, con la rifpofla alle obbie¬ 
zioni del Sig. N. N. compilata da Ga- 
flon-giufeppe Giorgi , Medico è Fi fi¬ 
co Fiorentino > e confacrata di Marcbefi 
Alejfandrò e Scipione fratelli Maffei y 
l'uno General Comandante delle trup- | 
pe di Baviera e Lenente Marefdallo 
nell’ armate Imperiali r ! altro Gentiluo-- 
mo di Camera del R.e di Sardegna e I 
Cavalier della Chiave di’ oro dell’EIettor 
dì Baviera . In Venezia , apprejfo Pietro < 
Potetti, al! Eloquenza in mercerìa di S. <j 
Salvatore, 1726. in 4. pagg. 406. lèn- 5 
za la dedicatoria dei collettore > e in c 
fine l’indice degli opulcoli qui rac- a 
Colti» B 

Annettono a quella raccolta l’ ap- t 
predo opufcolo : Conclufiones pbyfico- p 
medie£ , quas fuh aufpiciis Ilhtfirifs. D. i 
ac Viri Cl, D. Antonli Vallifnerii , de zi 
Nobilibus e Vailifneria , in Patavino ly- |y 
tea Publici primarii theorìc& medicine, ■ c 
Profefforif x S. C. C. M. Caroli VI.. Imp.. iaJ 

' Me- I 
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Medici y Acàdemia Germanici Cudofa- 
rum , & Regia; Soc. Londinenfìs Sòdi 
&c. expofmt, & cor am Alma phìlcfopbic 
& medicina Dodor uni collegio defendit, 
Sons, in aul(i comtiorum anno MDCC 
XXV. Leo Bernardus Pagliai y Senen-- 
fis y Academicus Pbyjiocritus . Quelle 
Conclufioni univerfalmente, e parti- 
colarmente quelle dove 1origine delle 
fontane fi ftabilifce, fono fiate prefe 
dall’opere del noflro autore ; e per 

? tal motivo s’è giudicato che anch’ef- 
, fè aver gualche luogo poteffero- nella 

prefente raccolta * Comprendonpagg. 
40. , ■.. ; . 

Ma qui è da avvertire un gravif- 
. : fimo errore, cagionato* dalla inavver- 
T tenza de’compofttori della flamperia 
tj dove quello libro è flato impresto ; i 

quali y nella Lezione accademica del 
i big. Dott. Giufeppe Avanzini, eh e un 
n degli qpufcolidi quella raccolta , non 
.. avendo prima legnate di numerico¬ 

me coftumafi , le pagine , e avendo 
v tagliato il manoferitto in mezzi fogli; 

per Joro maggior comodo ; dipoi 
D hanno pollo inavvedutamente, ìnnan*- 

r si al quarto mezzo foglio, qu elio-che 
l volea effer meffo in quinto luogo, e 
:u :on tale fcamblamento fi fono polli 
- d lavoro ; nè di ciò. lè n’ avvide fa 

per- 

- 
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perfona che alla correzione era fb- 
vrantendente . Da ciò è nato uno 
fconvolgimento totale di fenlì, e per 
meglio dire, un’impercettibile confu- 
lione di quello, ch’era in le chiariflì- 
mo e ordinatilfimo, quanto dotto com¬ 
ponimento . Nè di tale sbaglio potè 
efferne avvertito lo ftampatore Piero 
Poletti, fe non dopo efferfene fpajrfi 
moltiflimi efemplari. Tuttavia, fen- 
za infrapporre indugio , ha fatto ri- 
llampare tutto ’l fòglio dove ila il 
fallo , acciocché rimettafi in luogo 
delle pagine fcorrette. E infieme per 
mezzo noftro avvila chi che fia , il 
quale già tenga il libro , acciocché 
mandi a pigliare il foglio alla fua bot¬ 
tega, per dare al male il necelTario 
rimedio. * 

Un tal rimedio tuttavia n©n volle 
afpettare il Sig. Avanzini dal canto 
fuo, rifolutofi di porre altro riparo, 
con nuovamente imprimere il fuo opu- 
fcolo da per fe in Firenze con quello 
tìtolo: Lezione accademica [opra Vori¬ 
gine de fonti, del Dott. Giufeppe Avan¬ 
zini , Medico fifico in Firenze , recitato¬ 
ne II' Accademia Fiorentina il dì XVII. 
di maggio MDCCXXV. All’ Illnflrifs. 
Sig. Francefco Roncalli , Medico e Fi- 
lofofo di Brefcia . Lo ftampatfore è 

Do- 
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Domenico-ambrogio Verdi, l’edizio¬ 
ne è in 4. di pagg. 16. Di quella Le¬ 
zione e di tutti gli altri opufcolì, de* 
quali s’è compilata la fopraddetta 
raccolta , ne daremo un piu eftefo 
ragguaglio in altro de’ tomi fufse- 
guenti. 

Nel mentre che travagliavafi all* 
edizione della fuddetta pregevol rac¬ 
colta , i torchi del noftro Hertz lo¬ 
devolmente impiegavanfi nell’impref- 
fione d’altr opera, picciola fol nella 
mole, e veriante in parte fu Io llef- 

fo argomento ; ed è quella : Diferta- 
rdoni ffiche, ed un Egloga intorno l'ori¬ 
gine delle fontane, con le necejfarìe Anno- 
fazioni , del D. Giufeppe Antonio Pu- 
jati, da Sacìle ; dedicate a S. E. la Sig. Pi- 
fava Corner Mocenigo. Il volume eh’è 
in 4. è pagg. 101. fenza la dedicato¬ 
ria . Le differtazioni fono tre : 1. Del- 

' la ragion di predire ì cangiamenti de 
tempi. 2. Della voce , fua formazione, 

I e fenomeni sì naturali che morhofi. 3. 
' Di/ferfazione meteorelogica. Dipoi vien 

1’ Egloga dell' origine de’ fonti e de' fiu- 
II mi , in cui Volano , nome paftorale 
'■ Arcadico del Sig. Vallifnerì, s’intro- 
’■ duce a parlare con Clonimo : e con mi- 
\ rabil chiarezza ed eleganza cTponela 
e nafeita delle fontdtfie e de’ inani fe- 
| • con- 
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condo i principi di quel Signore. L* 
Egloga finalmente di Annotazioni eru¬ 
dite dall’autor fuo vien illuftrata. 

Dalle lolite ftampe di Giovambati- 
fta Albrizzi e Baftian Coleti, Fanno 
1725. s’è avuto il tomo V. dell’opere 
del P. Lupo col titolo confiieto : Syno- 
dorum generalium ac ptr&vhtcialmm decre¬ 
ta & canones ec. pars quinta , operum 
tomus quintus , continens Vittori s IL Ste- 
phani IX. Nicolai IL & Alexandrt IL 
concilia , & dittaiim S. G segoni VII. 
pagg. 396. 

A quello s’è fatto fuccedere Syno- 
dorum ec. pars fexta, operum tomus fe- 
xtus y continens fynodos ac decreta S. Gre- j 
gorii VII. pagg. 423. All’uno e l’altro 
tomo precede la prefazion dell’auto¬ 
re. Fra poco a quelli fuccederà il to¬ 
mo fettimo. 

Ma il folo Cole ti ha fatto lavora¬ 
re la fua ftamperia intorno all’opera 
che fegue: Nicolai Comneni Papade>- 
poli Hijloria Gymnafii Patavini , pojl 
ea qu£ battenus de ilio fcripta f wit, ad 
bec iióflra tempora plenius & emendatius 
dedutta : cum auttario de Claris cum pro- 
fefforibus tum alumnis ejufdem . Noti fil¬ 
merai moedo letterato fon Ieiftorie, 
che fu T medefimo argomento fino a’ 
loro tempi conduffero , primamente 

An- 
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Antonio Kiccobuono, e dipoi Monf. Ja- 
copo-filippo Tomafini, fcrittorì e per 
quelli e per altre opere ftampate e 
inedite, famofi nel fecolo in cui vif- 
fero , e ne’ pofteriorì ancora. Prefen- 
temenre il Sig. Ab. Papadopcli ha ripi¬ 
gliato per le mani quello lavoro, e 
ricominciollo da capo; infiemeocor¬ 
reggendo qualche loro sbaglio , o fiip- 
plendo a qualche lor mancanze, e 
poi continuandolo felicemente fino agli 
anni ne’ quali noi viviamo . L’opera 
è in foglio, divifa in cinque libri, e 
quelli fi diftribuifcono in due tomi. 
Il primo tomo, che pagg. 388. con¬ 
tiene i tre primi libri, de’ quali fon 
quelli i titoli : 1. De orìgine ^ incre¬ 
mento , & [pìcndore GymTtafii Patavini, 
tirine prefetti: magijlratibns . 2. De ra- 
tdone fiudrorum , officiis & onerìbus in 
Gymnafio Patavino, deque ejufdem Pre¬ 
fatori bus . 3. De clarts Prvfcjforìbus Gy- 
nnmfii Patavini. Gli altri due libri cofti- 
tuilcono ri fecondo tomo; e vi fi trat¬ 
ta degli Alunni ufeiti da quelle fcuo- 
le , iliuftri in giurìfprud$aza , e in 
medicina, o in altre feienze e facol¬ 
tà.- ed è pagg. 328. Oltre aedo il pri¬ 
mo ha. la dedicatoria dell’autore àf 
Magi Arato degli Eccel'entift. Rifor¬ 
matori dello. A udio, la prefazione in- 

■Jh ^ ' di- 
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diritta al Sig. Agoftino Gadaldini, 
!or Segretario, e l’indice delie fezioni 
e capitoli di ciafchedun libro; e’1 fe¬ 
condo ha nel fine altr’indici per alfa¬ 
beto, de’Dogi Veneti e d’altri Sena¬ 
tori , e de’ Gran-cancellieri che hanno 
avuta fino al prefente la cura e ’l go¬ 
verno di quell’univerfità ; altri de* 
Profeffori e degli Alunni-, e delle co- 
fe notabili . Con quale apparato dì 
dottrina e d’erudizione fiali portato 
il chiariamo autore a sì grand’im- 
prefa, fi farà conofcere in altro de’ 
tomi che a quefto fon per fucc’ede- 
re, dove altra idea piu chiara e piu 
eftefa daraffi di queff opera , in un 
particolare articolo. 

Francefco Zane, noftro libraio , s’è 
finalmente rifoluto di continuare la 
fua nobil edizione dell’Opere del gran 
Cardinale Roberto Bellarmino, la qua¬ 
le fin ora è corfa fiotto’l nome di 
Giovanni Malachino; ed è già uficito 
il tomo VI. contenente la Spiegarcene, 
[oprai Salmi. Il volume, fenza lepre- 
fazioni dell’autore, e l’indice alfabe¬ 
tico de’Salmi, è pagg. 602. 

Per lo medefimo, con la pubblica¬ 
zione del terzo tomo, s’è dato com¬ 
pimento all’edizione dell' OrarJorti di 
Licyrone, interpretate e illuftrate con 

note 
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note dal P. Carlo de Merouville, della 
Compagnia di Gefu , a ufo del Ser. 
Delfino. 

E ora incoraggito dal comune gra¬ 
dimento, ha imprefa altra fimil edi¬ 
zione delXFpiflole dello Ite fio autore, 

{che fimilmente illuftrò il P. Filiberto 
guartier , della medefima Compagnia; 
3 nel 1685. viderfi udite dalle ftampe 
ii Parigi. 

Angelo Palmelli , avendo aperta 
ìon ha guari una nuova bottega in 
juefta città , ha fcelte le Opere del 
santo Abate Bernardo, per pigliar da 
die feliciifimi gli aufpicj. L’edizione 
i fa fu l’efemplar ultimo di Parigi 
lell’anno 1719. per opera di que Mo¬ 
laci della congregazion di S. Mauro. 
Via qui s’accrefce di poche cofe che 
>er la prima volta viderfi impreffe 

1M R Alartene, nella Raccolta degli 
: crittori e monumenti antichi. Ella 

fce in forma affai lodevole , e con 
l'ttima correzione; e fi divide in tre 
jolumiin foglio, riducendo ogni due 
orni in un volume. Di già è ufcito 
! primtrrol titolo che fegue : S. Ber¬ 
nardi , Abbatis primi Clar& - vallenfts , 

1 Ipera : genuina videlicet in primo & fe~ 
\undo volumine, fpuria & dubia in ter- 

io comprehenja : Horffii Ó' £). Joan- 
n|i . nis 
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nis Mabillon notis , aliifijue pemmltis i 

Ó* ìlluflrata jnxta editionem Pa* I 
rificn. anni MDCCXIX. ad}cela appen- i 
dzee D. Edmundi Martene, ex vete- I 
rum fcrìptorum & momtmentorum Colle- >■ 
Elione . Venetiis , apud Angelum Pafinel- c 
lum ec. Qui fi fon ritenute le prefa- < 
zioni de’ primi editori , anche la lor 1 
dedicatoria ad Ale fiandre* Vili. Pon- > 
tefice di gl. mem. fol aggiungendovi l 
il noftro imprefiore nuova dedicazio- li 
ne alchiarifiìmo fuo pronipote , Pie- $ 
ro Cardinale Ottobuono . fi 

Similmente Girolamo Salvioni aven- d 
do teftè piantata una nuova ftampe- il 
ria, ha dato a’ fuoi lavori principio Di 
dall’ opere , tutte in un corpo unite , [r, 
del famofo giureconfulto Marcantonio e 
Pellegrino , per 1* addietro in tempi c< 
e luoghi varj feparatamente imprefie. \\ 
La divifione farà in tomi dieci in fo- <1 
glio ; cioè fei de’ Configli ; due del 
trattato de' fedecommejfi , con le note ri 
del Cenfaleo : nel nono entrerà il trat- rit 
tato de diritti e privilegj del fìfeo \ e fc 
nel decimo le Deci/ioni Padovane . S’ è pi 
di già pubblicato il primo tomo, ch’èri: 
anche il primo de’ Configli, e fpiega ir 
il folito frontifpizio dell’edizioni pre- h 
cedenti. Ri 

Dilettevole a tutti per la fua eru, 
di- 
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dizione , utile a chiunque verfa nel 
foro Veneziano, non può non riufci- 
re l’operetta infrafcritta : Ojfervazioni 
pratiche circa ìL Veneto Foro criminale 
mi/lo, fecondo le leggi e la confuctudins , 
con alcuni generali avvertimenti circa il 
civile, raccolte da Benedetto Pafqua- 
iigo , Nobile Veneto. In Venezia , per Lo¬ 
renzo Bafeggio , 1725. in 1 2. pagg. 164. 
fenza l’indice de’ capitoli. A c. 125. 
(1 legge un’ Aringa , recitata da quel 
Signore innanzi aH’Eccellentifs. Con- 
fìglio de’ Quaranta al criminale , a 
iifefa di Lodovico Valfer, Tedefco, 
Inquifito per tentato aflaflìnio, il glor¬ 
io de’ 17. fettembre 1718. Il Sig. Pa- 
qualigo, Gentiluomo di molto ingegno 
i letteratura, foltjen da molto tempo 

ij:on lode di carità (ingoiare e d’elo¬ 
quenza l’ufficio laboriofo d’Avvocato 
d le’ poveri prigioni di quella città, 

1 Efiendo venuti a mancare in quella 
e ritta perfonaggi per dignità} per me- 

ito , e per virtù ragguardevoli, da 
celti oratori , ne fono Hate dette in 
mbblico le loro Iodi, che pofcia per 
ia della Itampa fono eziandio Hate 
ivolgate. Il primo fu il Cav. Angelo 
jono , Cancellar grande di quella 
Repubblica . In funere lllujlrifs. atque 

fxcellentifs. D,D. Angeli Zoni , Lquitis, 
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Magni Serenifs. Reip.Cancellarii, oratio 
babita cor am Serenifs. Principe a Stanislao 
Santinelli, Congregationis Somafcbi. Ve- 
netiis, apud Bla/ium Maldura, 1724. in 
4. pagg. 13. 

Il medefimo oratore 1 anno appref- 
fo parlò nell’efequie di Monf. Barbari- 
go , Patriarca di quella città . In fu¬ 
nere Illuflrifs. atque Heverendifs. D. D. 
Petri Barbadici, Patriarchi Venetiarum , 
Dalmati& Primatis &c. oratio babita co- 
ram Serenifs. Principe a Stanislao Santi¬ 
nelli 5 Congregationis Somafcbi. Venetiis, 
apud Carolum Bonarrìgum. in 4. pagg. 
16. Il P.Santinelli) allor Provinciale, 
ora Proccurator generale della Tua 
Congregazione, intitolòl’orazionpre- 
fente a Monf. Carlo Rezzonico, Pa¬ 
trizio Veneto, e che in Roma foltie- 
ne con molta fua lode i titoli di Pro- 
tonotario Apollolico Partecipante, e 
di Ponente fopra la Congregazione 
della Confulta. Qui egli adduce i mo¬ 
tivi ch’ebbe , di confacrargliela, ol¬ 
tre alla llretta parentela che ebbe 
quello degniamo Prelato col defun¬ 
to Patriarca di gl. m. che a lui fu 
zio materno. Singularis bumanitas tua 
animos fecit. Licet enim tibi ìpje igno- 
tijftmus \ non ideo tu quoque, qui generis 
nobilitate , bac Pnfulis dignitate, pluri- ' buf- 
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bufque virtutibus ubique gentium clares , 
ignotus mìhì effe potes . S£pe & mibi 
cum bis qui i/linc ad nos veniwit, de 
maximis aitimi tui ornamentisi de rebus 
a te geflis, de ea quam in Romana Cu¬ 
ria de te excita/li, expeElatione multus 
fermo. Maluijfem propterea amplìffimas , 
ad quas virtntis via graffaris , dignità- 
tes tibi gratularli quam tecum de acer- 
bìflirho AVUNCULI TUI, 'Patriarchi, 
nojlrìi inferita conqueri. 

Finalmente il P. Alcenago, Gefuita, 
fe in quella città, lina morte corri- 
fpondente alla fua vita , preziofa in¬ 
nanzi agli occhi di Dio e degli uomini. 
Qui egli moltifiimi anni vide, cono- 
fciuto da tutti e venerato per Io zelo 
fuo ardentiflimo del ben dell’anime, e 
per Tefàmplarità di fue eroiche virtù, 
il cui buon odore non che in Venezia, 
in piu altre città s’era diffufo. N’ arri¬ 
vò il funefto avvifo nella città di Bolo¬ 
gna , e delle fue Iodi ne parlò il P. Bei- 
lati con un difcorfo tutto animato dal 
racconto delle azioni virtuofe di quel 
Padre, che poi donato alla ftampa, 
comparve con quello titolo: Ragiona¬ 
mento delle Angolari virtù del relìgioftf- 
fmo P. Andrea Alcenago, della Compa¬ 
gnia di Gesù i detto nel collegio di S. Lu¬ 
cia di Bologna dal P, Anton Francefoo 

Tomo XXXVJl. Z Beh 
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Bellati, della medefima Compagnia , ai 
24. maggio del 1725. In Venezia, prejfo 
Gic. Batti/la Recarti, 1725. in 8.pagg. 
56. 

S’è per Baftiano Coletì fatta una 
riftampa del Metodo per iftudiare l'ijlo- 
ria, fcritto in francefe dal Sig. Langlet 
di Frefnoy, e poi nell’italiana favella 
tradotto. Qui fi fon fatte alquante 
correzioni e accrefcimenti , fpezial- 
mente nel fecondo tomo, dove ita il 
catalogo degl’iftorici principali. 

Nel 1719. il Sig. Gberli pubblicò la 
fua prima Centuria d’of]ervazioni di me¬ 
dicina e cirufia, da noi regi A rata a c. 
535. del tomo XXXIII. parte II. Or 
n abbiamo la Cent uriafeconda, col me- 
defimo titolo , qui ftampata pretto 
Giufeppe Corqna , 1725. in 8, pagg. 
360. lenza il precedente avvifo a chi 
legge, e l’indice deH’offervazionì. 

* Abbiamo alcune operette mattema- 
tiche, le quali fan conofcere di quan¬ 
ta vivacità e acume fieno gl’ingegni 
thè quello cielo Veneziano produce e 
nutrifce , La prima comparifce con 
quello titolo in fronte. Ludorum feien- 
tia publico benefìcio illujlrata : opus Jo- 
hannis Rizzetti, Eminentifs. Principi , 
S. R. E. Cardinali de Polignac dìcatum. 
Venetiisy apud Aloyftum Pavinum, 17251 

in 
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in 4. pagg. 40. fenza la dedicazione, a 
cui fautore aggiugne l’argomento dell’ 
opera, che in due parti fi divide. Mo- 
firafi nella prima, che in que’giuochi 
che fortuiti fi chiamano, non ha la for¬ 
tuna quel dominio, che il volgo fi dà a 
credere : che due giucando con pari 
condizione, per lungo tempo, Tempre 
partiranno fenza riportarne guadagno 
0 perdita: che il piu dotto in quefta 
faenza, in un lungo giuoco è ficuro 
del fuo guadagno, e l’altro del fuo 
danno : darfi ne’ giuochi fortuiti l’ar¬ 
te del congetturare , tal che con un 
calcolo certifiìmp fi determini, quan¬ 
to un giucatore in lungo tempo gua¬ 
dagnare o perder polla, Nella parte 
feconda fciogliefi la contefa feguita fra 
l’autore e’1 Sig. Daniello Bcrnculli, e tol¬ 
ti via gli errori, fi ftabilifce un perfet-’ 
to metodo di congetturare, acciocché 
formifi un’idea vera e diftinta di cia- 
fchedun giuoco : fopra di che , non fa¬ 
rà inutile il leggere la quiftione c h’è la 
prima delXEJer citazioni matematiche del 
fuddetto Sig. Bernoulli, da noi accen¬ 
nate nel tomo precedente, a c. 420. 

Altra opera fu prodotta dal Sig. 
Dott. Giufeppe Suzzi, col titolo: Dif- 
quifitiones mathematica, ftampata fan¬ 
no fteflò per Domenico Lovifa , in 4. 

Z 2 pagg. ' 
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pagg. 80. con due tavole di figure 
mattematiche. Anche la diflertazione 
polla a c. 40. della determinazion ge¬ 
nerale dell’ infinite lunette circolari 
quadratoli, e del ritrovamento di quel¬ 
le che geometricamente fon coftruibi- 
li, è nata da altra quiftione che ebbe 
l’autore col fiiddetto Sig. Bernoulli, e 
fin nel fettembre dell’anno 1723. im¬ 
preca fi divulgò, a cui quel dotto Si¬ 
gnore rifpofe con l’ultima delle file 
Efiercitazioni mattematiche, che Ieg- 
gefi a e. 8j, 

L’opera che fiegue, Ita fiotto i torchi 
d’Antonio Mora : Novijflimt novifftma- 
rum fattimi, jovis, martis, veneris, & 
mercurii tabuU, ad datam pianeta a fole 
dijlantiam condit£, & per Trigonometrit 
plant Cavalerii problema XI. fupputat£, 
qu£ Keplerianis, Hyrianis, & Streetia- 
iiis hypothefibus mire fatisfaciunt infera 
viuntque. Accedit infuper Tabula propor- 
tionalìs prò latitudine planetarum expedi- 
te reperienda, nec non perbrevis calcali 
tìyriani facìlitandi metbodus. L’autore 
fi è l’altre volte da noi menzionato, Sig. 
Can. Angelo-felice Cappello. 

Ciò che piu fopra, a c. 217. negli 
Atti della Coronazione del Sig. Cav. 

v Perfetti, nella Lettera del Sig. Ton¬ 
delli, fi difise, che quel letterato non 

1 ^ - die- 
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diede cos’ alcuna alle (lampe , intendali 
che in Monaco di Baviera , o nella 
Germania. Imperocché in Italia e in 
Siena , furono imprese del fuo due 
picciole cofe , dalle ftampe di quel 
pubblico, tutte e due in 4. Cioè nel 
1715. una Deferitone delt entrata di 
Monf. Alejfandrò Zjondadari, allapoffeffio- 

ne del fuo arcivefcovado in Siena, il dì 
11. dfagqflo 1715. e riferita nel tomo 
XXIII. del noftro Giornale a c. 472. E 
lei 1712. un’Omelia di N. S. P. Cle¬ 
mente XI. repifora nella fefta della SS.. 
Prinirà nella bajìlica Vaticana il dì 22. 

maggio 1712. e da lui efpofla in verfi ; 

li cui se ragionato nel primo articolo 
lei to. XI. Or quella Beffa Omelia s’è 
,'uiriftampata infieme con un fuo Dif- 
orfo accademico , per opera del Sig. 

. riovambati/la Catena , Segretario del 
: ig. Co. di Colloredo, Ambafciado- 
e Cefareo appreffo quella Ser. Re- 
ubblica. Difcorfo accademico concifio.- 

r 'ale fatto dal Cav. Bernardino Per- 
:. itti, Patrizio Sancfe , e Poeta laurea- 
c nel dar fi il pojfejfo alla nuova Ec- 

1 dfa Signoria di Siena l’anno MDCCVJ. 
ni piu Jlampato : con la giunta d’un 

\ milza della S. M. di Clemente XI. ef~ 
ì'/la in verfi dallo fiejfo autore. In Ve- 
tzia, appreffo Domenico Lovifa , 1725. 

Z 3 in 
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in 4. pagg. 31. fenza la prefazion 
dell’editore. 

Il P. Fr. Pier antodio da Venezia in 
guifa è vivuto fin aireftrema vec¬ 
chiezza nella Serafica religione de Mi¬ 
nori Riformati , che le poche ore a 
lui avanzate dall’offervanze del fuo 
iilituto , e dall’adoperarft che fem- 
premai fece alla fallite dell'anime, 
tutte Tempre indefeflamente le ha 
fpefe in iftudj gloriofi alfa Tua Reli¬ 
gione , eiftruttivi degli fpiriti religiofi 
e criftiani . Di ciò-ne rendon chiara 
teftimonianza le opere che in gran 
numero fino al premènte ha egli date 
in luce , e delle quali, a iftanza di 
perfona a cui non c’è lecito contraddi¬ 
re , noi qui daremo un breve catalogo . 

1. I ó 8 4. Fafii Serafici , ovvero Sj lev* 
dori lucidìffimì in fette raggi divi/i , re 
quali fi dimofira in compendio lo fiato e 
le glorie piu fingolari della religione fran- 
cefcana. In Yen. per Andrea Poleti. in 8. 

2. 1688. Ificria Serafica, ovvero Cro¬ 
nica della Riformata provincia dì S. An¬ 
tonio . In Yen. per Francefco Valva- 
fenfe. in 4. 

3. 1703. Glorio/e memorie delle viti 
e fatti ìllufirì de’ Sommi Pontefici e Car¬ 
dinali affioriti dalC ordine Serafico al go¬ 
verno di S.R.C- In Trevigi, perGa- 

/pero I 
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fpero Pianta, in fogl. figur. 

4. 1709. Guida fedele alla /anta cit¬ 
tà di Gerufalemme , e defcrìzìone di tut¬ 
ta Terra /anta, divifa in 35. pellegri¬ 
nazioni . Quell’ opera, e le feguentì 
fino al nume 7. fono- fiate imprese 
in Venezia, p;r Domenico Lovila. 
in 8. Si fecer anche riltarnpe nel 1720. 
1725. della mcdefìma. 

5. 1710. Giardino Serafico iflorìco , 
cfc contiene £ origine, z/ progreffo, c /o 
flato preferite di tutta la Religione de’ 
Minori y con tutto nuel'o che in offa av¬ 
venne di fitigolare , gloriofo , e di gran¬ 
de : '2. voli, in 4. .. . 

6. 1712. Regola del T erri ordine, det¬ 
to de Penitenti. in 12. Il P. Pier auto- 
nio Ja correffe e ampliò ; e riftampofiì 
negli anni 1718. 1725. ; 

7. 1715. Dialogo fpirituale del No¬ 
vizio e Mae/ir0 y.Jopra la regola de' Fra- 

: ti Minori: Quell’ opera fu già fcritta 
dal P» PdeificadiVcnezia, che nel 1598. 
fu il primo Cufrodeidi governo della 

1 Riforma., nella provincia di S. Anto¬ 
nio; e vi fi.contiene la rifoluzionedì 
vari dub;bi che occorrer pofiòno in¬ 
torno a effa regola . • Finalmente in 
detto anno l' imprefie il P. Picnvnto- 
jiìo , in 16.1 . 

-8.' 1719. .Breve Compendio delle indili- 
Z 4 gen- 
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gonze ,* grazie, Jlalieni , e ceì’ejli tejòri 
ccncejji da diverfi Pontefici alla Scuola 
de’ Cor digerì eretta in S. Francefco del¬ 
la Vigna dì Venezia . Fu ftampato a 
iltanza degli Archiviai di detta fcuo¬ 
la, per lo Pineili in 12. 

9. 1721. 1722. Leggendario France¬ 
scano , ridotto in 12.'voli, in 4. con 
giunta di cinquecento e piu vite. II 

cLovifa fu di quelli Io llampatore , 
come anche dell’opufcolo che viene 
apprelfo. Se ne parla da noi nel to¬ 
mo XXXV. a c. 504. e fegg. 

10. 1722. Rifpcjla alla Lettera apo¬ 
logetica del NI. R. P. F. Luigi Alaria 
Benetelli, Lettore de’ Minimi, in difefa 
di ciò che il P. Pietr’antonio di Vene¬ 
zia, M. Rìfor. racconta di S. Francefco 
di Paola nel Giardino Serafico ijlcricc , to¬ 
rno 1. par. I. cap. 14. in 4. 

11. 1723. Facile direttorio, ovvero 
compendiofa ìjlruzione alle Monache, per 
ben confejfarfi ec. In Ven. pretto Giu- 
feppe Corona, in 12. 

12. 1724. Buoni documenti per fare 
torazione mentale, con altri cele/li avvi/t 
ed efercizj Spirituali ec. Ven. predo Ste¬ 
fano Orlandini, in 12. 

13. 1725. Vite de Santi, Beati, e Ve¬ 
nerabili Servi di Dio del Terzi or dine di 
S. Francefco, e fratte con ogni diligenza 

dal 
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dal ncvìjjìmo Leggendario Francefcanó , 
già ridotto in dodici tomi dal P. Pietr* 
Antonio di Venezia , Minore Riforma* 
tO) e da lui qui rijlrettc in un tomo ad 
iflanza de' profeffori del medeftmo ifiitu- 
To, di cui anco fi fcrìve l'origine : opera 
dedicata al merito incomparabile del Re* 
verendifs. P. Lorenzo da S. Lorenzo , 
Minijlro generale di tutto lordine del no- 
flro Padre S. Francefco . In Venezia, 
per Domenico Lovifa, in 4. pagg. 879. 
In oltre vi fon nel principio la dedir. 

: catoria e la prefazion dell’ autore ; 
due cataloghi de’ Santi, Beati ec. V 
uno alfabetico, e l’altro fecondo l’or¬ 
dine de’ mefi ; e ’l difcorfo dell’origi¬ 
ne del terz’ordine Francefcanó. 

Lo fteffo Lovifa ha pubblicato l’iu- 
frafcritto libretto di pagg. 48. in 8. 
Ifioria ed idea delle punte che di fre¬ 
quente graffano in Cividal del Friuli e 
fuo territorio , confacrata all' Iliuflrifs. 
Città di Cividale , agl1 Iliuflrifs. Sigg. 
Proveditori, a' M. III. Sigg. Sindici dal 
Dott. Alvìfe Cartelli, Cittadin Venezia¬ 
no , Nob. e Medico primario di detta cit¬ 
tà. Efpone il Sig. Dott.Cajlclli l’irto- 
ria di que’ mali \ moftra quelli effe- 
re ftati vere punte verminofe ; e ren¬ 
de le ragioni delle fue cure in effe 
adoperate . Chiude quell’opera eoo 

Z 5 due 
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due Oflervazioni mediche, da fe gii 
piu anni fatte in Padova; l’una fo 
vra una punta verminofa; l’altra fo 
vra una femmina , in cui l’enftez 
za del ventre fu giudicata provenir* 
da afcitide ; ma dopo, mortafe le 
trovò i! ventre e gl’ interini pien: 
zeppi di vermini . 

Lr Iflorìa ecclefiofiìca del P.. Ignazio- 
giacinto Amat de Gravefon,. dall’autore 
divifa in nove tomi, e in 8. ftampa- 
ta in Roma, fu riferita in varj tomi 
del noilro Giornale, fecondo che an- 
davan i tomi della ftefla ufcendo . 
Or della medefima per Giovambati- 
lla Recurti s’è fatta una feconda edi¬ 
zione in 4.. diftribuita in tre parti. 
Mella prima parte s abbracciano i quat¬ 
tro primi tomi ; itomi quinto, fello, 
e fettimo nella feconda; e i due ul¬ 
timi nella terza. Alla tetta del pri¬ 
mo tomo leggefi una prefazione col 
nome dello ttampator Veneziano,. in 
cui ,, fra f altre-colè, narrafi quanto 
di notabile nella chiefa e nel mondo 
« avvenuto, in queftiultimi anni,. dal¬ 
la pubblicazione del tomo ultimo di 
detta Moria’ fino al prefente.. 

Anche del' Trattenimento iflorico e 
cronologico falla ferie del? antico Tefla- 
mento , del P.. Cefare Calino , della 

Com- v. 
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Compagnia dì Gefu, per lo medefi- 
ma Recarti s’è fatta una feconda 
ìmprefiìone, eflendofi già, dentro lo 
fpazio di poco piu d’unanno,, fpac- 
ciati tutti gli efemplari della prima : 
appreffo f univerfale in cotanto, cre¬ 
dito è il nome dell’ autore, e ’l pre¬ 
gio dell’opera fletta.. 

Non è per verità flato mai coftu- 
me del noflro Giornale,. di riferir ve¬ 
runo dì tanti drammi muficali, che 
in non sì picciol numero, vann ufcen- 
do alla giornata : e pur non pochi 
ve n’ha , compoili da. fpiriti eccellen¬ 
ti, e con molto di ftudio e d’arte. 
Tuttavia qualche motivo, che giudo 
àgli occhi noflri fi rapprefenta , fa 
che fol tanto per quella volta, e for¬ 
fè non piu mai, da legge sìfattanoi 
ci difpenfiamo per riferirne uno di 
giovane donzella , e noilra Venezia- 

ì na, ch’è il feguente : Agide Re di Spar- 
1 ta, dramma per mufica dì Luifa Ber- 
) galli, da rapprefentarjì nel teatro Giufli- 
j niano di S. Moisè. In Venezia, appref- 
. fo Marino Rojfetti , in 12. pagg. 57. 
jlPerfona dotta, e che lontano da que¬ 

lla città fa il fio foggiorno, fcrivendo 
( a un fuo confidente, così pronunziò : 

„ Il dramma della Sig. Bergalli è fcrit- 
1 to, a mio parere, aliai pulitamente, 

Z 6 eoa 
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n con buon maneggio di caratteri , e 
„ con intreccio affai ben guidato. Una 
„ giovane di non molti anni, e di non 
,, molto ffudio, non può fardivantag- 
j, gio. Non so, che altra femmina, pri- 
j, ma di lei , abbia comporto drammi 
„ muficali : partorali bensì e tragedie 
„ in verfo, come Valeria Miani , Ifa- 
„ bella Andreini , e qualche altra. u 

Scrive la Sig. Luifa con facilità, con 
chiarezza , e dolcezza di verfo , e 
con elevatezza e verità di fentimenti 
e penfieri. Oltre al fuddetto dramma 
fi fon veduti varj fuoi componimen¬ 
ti, per varie occafioni, o in fogli vo¬ 
lanti o in raccolte, e tutti d’un otti¬ 
mo gufto . In un piccini libretto in 
4. fi leggon dodici fuoi fonetti , con 
querto titolo : Raccolta dì Sonetti in 
lode dell' Illu/lrifs. Sig. Gioanpaolo Son- 
zogno , che noi qui proponiamo per 
faggio di fuo valore nel verdeggiare. 
Sì il Dramma che la prefente Rac¬ 
colta confaerati fono al nome del Sig. 
Antonio Rambaldo Conte di Cobal¬ 
to ec. perfonaggio quanto letterato, 
tanto protettor generofo dell’ altrui 
letteratura. 

Va continuando il noftro diligen- 
tiflìmo Sacerdote Pittoni le fue utili 
raccolte, e però agli ftudiofi delle co¬ 

te 
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fé ecclefiaftiche fempremai accette. 
Or una ne comparile cofi intitolata : 
Conflitutioncs Pontifici*, & Remar arum 
Congregationum deci fiore s ad Matrimoniarti 
tum confians tum edam fiolutnm canonico & 
civiliter fipettantes , in tres tomos dijlri- 
but£ : Jo. Baptifta Pittono, Sàcerdote 
Veneto collettore : cum quadruplici indi¬ 
ce *, primo infigninm auttorum pr&ditta. 
omnia firmantium vel referendum ; ficcan¬ 
do rerum omnium exattififimo\ tertio Sum- 
morum Pontificarti ordine alphabetico difi- 
pefitorum \ quarto demani locupletiamo 
Decifionum Rotalium per dioecefies expo- 
fitarum . Excudebat Venetiis Leonardus 
Pittonus, collettoris pater , anno jubi- 
Uì 1725. in 8. 

BI VERONA. 
Saggi di poefie di Giovanni Pinali, 

Parroco di S. fanone di Mincrbe , dio- 
ccfie Veroncfie : a//’Eminenti/}, e Revercn- 
difis. Sig. Card. Gianfirancefico Barbarigo, 
Vcficovo di Padova . In Verona , per Pier- 
antonio Berna , 1725. in 8. gr. pagg. 
240. fenza la prefazione . In varj ge¬ 
neri e varj Bili, sì nella latina che 
nella volgar favella, verfeggiò fin dal- 

s la fanciullezza il Sig. Pinoli *, e da 
quanti udirono o Iefiero de’fuoi com¬ 
ponimenti , fempre ne riportò lode di 
poeta felice. Or ha voluto di fuo poe- 

.1 . tare 
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tare darne quelli pochi Saggi al pub¬ 
blico; e per effi or dal pubo icoegli 
n ha riportato la fteffa lode. 

Dalle mede fune ftampe delBerno, 
lo ftefs’anno altri componimenti poe¬ 
tici in un volumetto in 4. di pagg.- 3 4. 
fon comparii con quello titolo : Ri¬ 

me paftorali nelle nozze del Grande Lo¬ 
dovico XV. Re dì Francia , colla Prin- 
cipefsa Maria Lezinsky. Autor è il Sig. 
Francefco Spìneda de Cattaneis. 

S’è qui nuovamente piantiti una 
ftamperia da quello iibrajo Giovami^ 
alberto Tumermano , e hanno co¬ 
minciato a ufeire, per faggio di fua 
bontà, alcuni libri in ottima forma 
Campati , e accompagnati da ogni 
lodevole circoftanza di caratteri, car¬ 
ta , ed efattezza di correzione E 
per pigliare dalle cofe di Dio un Tan¬ 
to comincìamento , il primo è il Te¬ 
gnente : Del SS. Sacramento dell’ Alta¬ 
re , e del modo di riceverlo fruttuofamen¬ 
te ^ trattato del P. Emerio de Bonis, 
della Compagnia di Gesù ; con due altri 
deli ìfleffo anfore , l'uno della ConfeJJìone^ 
e l’ altro della S■ Me fa . In 12. pagg. 
240. V’è in oltre la dedicatoria , la 
vita dell’autore , e la prefazion del 
vecchio impreffore Girolamo Dilcepo- 
Io , dove afferma d’aver egli itampa- 
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ta quell’opera a ufo e comodo del 
Clero Veronefe; ilcheinduffe il nuo¬ 
vo noftro impreffore a dedicarla a’ 
Sigg. Sindici del medefimo Clero. 

Anche di quell’ altro libro è affai 
pio l’argomento: Orationes S. Anfel- 
mì, Arcbiepifcopi Cantuarienfis, ordinis 
S. Benedici 3 DoEiorìs T he odi datti & 
Sapìentìfifimì, quìbus mentes illuftrantur, 
& corda acconduntur ad Deum queren- 
dùm & c.mandum. Furon quelle fante 
orazioni prele da vari mfs. efiffenti 
nelle librerie della Francia , per ope¬ 
ra de’ PP. della Congregazion di S. 
Mauro ; e ftampate in Parigi. L’Emì- 
nentifs. d'Aguirre delle fleffe nefeuna 
(celta, e riffampolle in Roma. Su la 
Romana s’è fatta l’edizion Veronefe a 
che in 12. pagg. 312. oltre alla de¬ 
dicatoria del chiariamo editore a S. 
Tecla , tre inni in fua lode , e la 
prefazion dell’edizione di Roma. 

Ma tra quelli due fi pubblicò un 
picciol libretto in 8. di pagg. 32. uti- 
Iiffimo a que’che fi danno alloltudiò 
erudito della lingua greca „ accioc¬ 
ché anche fia un picciòl fàggio de3 
bei greci caratteri, de’quali è forni¬ 
ta la fua ftamperia ; ed Ha'quelto ti¬ 
tolo : Literarum grecarum figura , po¬ 
tè fila s , offè5lioncr\- Fra l’altre cofe qui 
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principalmente fi dà una ragione in- 
trinfeca degli accenti greci non piu 
fcoperta. Per altro, come dicemmo, 
queft’opufculo non è che un puro 
faggio, e a fine di addeftrare i com- 
pofitori della ftamperia a maneggiar 
tal carattere ; nella quale s’è già prin¬ 
cipiato a porre mano ad alcuni Opu- 
fcolì greci ecclefiafiicì, finora inediti. 

L’ultimo de’libri ftampati è que¬ 
llo che fegue : Poefie d’Aleflandro Gui¬ 
di non piu raccolte, con lei fua vita no- 
vamente fcritta dal Sì?. Can. Crefcim- 
beni, e con due ragio>iamenti di Vincen¬ 
zo Gravina non più divulgati. Il vo¬ 
lume è in 12. pagg. 378. oltre ad al¬ 
tre 40. di prolegomeni . L’ edizione 
far non poteafi con piu di gentilezza 
e pulitezza, adorna di ben difegna- 
to e intagliato frontifpizio in rame, 
con la giunta del ritratto del poeta 
parimenti in rame. Lo ftampatore 
ne fa la dedicazione a una Dama, 
che per grandezza , e per vanto d’ 
ogni virtù e letteratura, è l’onore del 
noftro fecolo, cioè alla Co. D. Clelia 
Grilla Borromea . Segue la vita del 
Guidi, efattamente descritta dal Sig. 
Arciprete Gìovanmarìo Crefcimbenì, già 
amico della fua perfona , e or ami- 

: attimo della fua memoria . Ultimo 
de 



Articolo XIV. 545 
de’prolegomeni è un epigramma gre¬ 
co del Sig. D. Domenico Vallar fi , in 
lode del medefimo Guidi. Principiali 
dalle Rime, che in Roma furon im- 
prefie nel 1704. in 4. confacrate a 
Papa Clemente XI. Segue la Spofnio- 
ne in verfi, delle fei Omelie dello fief- 
fo Pontefice, imprefla in Roma nel 
1712. parimente in 4. Dipoi alquan¬ 
ti Sonetti, che anche nel tomol. del¬ 
le Rime degli Arcadi Hanno impref- 
fi. A quelli fi fa fuccedere il fuo fa- 
mofo componimento drammatico , 
che nel 1692. in 12. fu Rampato in 
Roma, intitolato /’Endimione di Erilo 
Cleoneo , nome Arcadico dt\ Guidi: ne 
vi s’ omette il Difcorfo che fovra di 
quello recitò il Gravina, (otto ’I no¬ 
me di Bione Crateo. Vengonpoi due 
Differì anioni non piu Rampate , del 
fuddetto Gravina, tutt’e due indirit¬ 
te al Sig. March. Scipione Maffei\ l’una 
volgare, della Divisione d’Arcadia ; l’al¬ 
tra latina, e vi fi ragiona della poefia 
e de’ poeti greci, latini, italiani ; e 

; nell’ima e l’altra, coltane l’occafione, 
con lode parlali del Guidi. Tornali 
nuovamente al nofiro autore, di cui 
fi danno due brevi componimenti 
drammatici. L’uno è intitolato Acca¬ 
demia per mufica . Fu fatto in Roma, 

r - ' nel 
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nel palazzo della Regina di Svezia, 
per fefteggiare i’aflunzione di Jaco¬ 
po II. al regno d’Inghilterra, con l’oc- 
cafione dell’ ambafciata da lui man¬ 
data a Papa Innocenzio XI. L’altro è 
una cantata detta la Dafne. L’ultimo 
luogo è dato a un fuo Ragionamento 
in morte di Ranuccio II. Duca di Par¬ 
ma , ne’cui orti Farnefi in Roma gli 
Arcadi una volta fi ragunavano; e fu 
dal Guidi recitato nel Bofco Parrafio. 
Fu dal Sig. Arciprete Crefcimbeni in¬ 
ferito nel tomo I. delle Profe degli 
Arcadi, a car. 95. 



Lo Stampatore a’ Lettori. 

NEIla tavola III. del tomo prece¬ 
dente a c. 146. per isbaglio, 

il bulinatore intaglio in guifa le 
due figure, che imprimendoli venne¬ 
ro poi a cambiar di fito, veggendofi 
a mano ritta quella che volea ftare a 
mano manca, e viceverfa : e fegnò 
le fteffe figure di numeri falli; til- 
Ichè i numeri e le lettere delle mede- 
lime figure mal corrifpondono dì nu¬ 
meri e alle lettere delle loro fpofizio- 
ni. Nè io allora m’avvidi a tempo 
di rimediarvi . Dipoi avvifatone da 
piu bande, ho rifoluto di far nuova¬ 
mente intagliare quella tavola , fac¬ 
endo intendere a chi la defidera , 
phe per efia mandi alla mia bottega. 



ERRORI occorG nel tomo XXXVI. 

Hl- Un. E' rare Coneiiai.it 
ii 24 già tempo piu tempo itinetui 
3$ 3° bruito brod/o 

45 23 a5 agli 
83 s tonache tuniche 

116 28 come una 
141 23 capo corpo 
143 19 Nelvigio Helvigio 
149 2 S dovettero dovettero 
i** 23 marum tue rimi 

2S9 3> fiottone ghiottone 
li a 20 phllot ifium pblhtttiam 

22 piti ìttftns philolefttts 

169 2 S CuLttJJe Calathiffe 

Hi *3 die bene die , bine 

ili »3 non paja paja 
fatti gli fatto lo 

213 1 fi fe 
17 Manelli Mannelli 

228 IZ Marciala Marciali» 
230 20 PB?- P8? = 
232 27 P E PO 
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1 M I 
234 *5 r-H 

2' 2 

13 S 2 PT-. FT~ 

8 P' B C2 -+- P B«** 

236 23 ~cp? - CD? 
4 4 

137 t P A q C S.) P A ? 
241 6 Maritano. Montano , Rimili 
243 li de’ Principi de’ Dachi 
251 29 30 Sfuriati Scuri atti 

252 IS egli lì egli non fi 
267 J4 nella fua nella 
277 7 dal del 
322 27 del dell5 
346 Cancellili tut tu la terza linea . 

3° bittere abbattere 
363 27 CARLO il. CARLO VI. 
377 4 ha hanno 
38? r 22 «So? 1608 
28* date dati 
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