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Illustrifiìmo Signore .
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Uc’flo jì’florlfltìmo Tomo

def/[cz mia Raccolta che

a voi offì’riſco Illu

flrzſſímo Signore ì' un attestato dc]

Ìa mz’aſincl‘m gratitudine' alma[

S z to



to che' operato avete per la Rac

colta medeſima , affaticana'ovi

continuamente per adornarla ed

arriccbirla colle vostre a'om’ ed

”udite fatiche ; non -v’eflì’ndo

quaſi Tomo a’i anelli che anno

ceduto la Ìtló‘ó’ , dopo che alla

'vostra notizia per-venne analſi' ſin/firmo d’fljfa , cbc’ non

goda il vantaggio di qualche

'vostra Letteraria fatica per cui

ſplendore e gloria glie n'è prove

nnta . Il now-rara qui-vi tutto*

questo' vostre fatiche , o le al

tra' produzioni del vo r0 ſpirito ,

e della vcflra mento , ſarebbe

for/E' coſa ripntaz‘a da qualche

dzmo /iipc’rfliia ,* ma il lodarle'

farebbe molto appropoſito . La

lode dt’ll’opere mi rirloiamc’reèr

h' a [colare la perſona ,* ma i]

fare ciò come ſareáác’ il mio do

'vere , e come il merito vostro ,

e le Singolari prerogativa' dal

bello



óello e `candido animo voflro lo

rieebz‘eggono , ſuperando di mal.

to le mie deéoli forze :~ -lnſeierò

ad’ altri il farlo' più ndeqna- o

tamen” , e farò entrare ”ſup

L plire alla mia inſnffieienzn il

genti/zſffîmo Signor Ignazio M4

, ria Como Cavaliere di tutto il

, merito , 4 em' eſſendo pervenuta

[.z notizia dell’inz‘enzíone ehe a

avevo di dedíenrví il preſente *vo

lla/me , m’lM la non men bella

che ſpiritoſa elegz'n in vostra lo

_ de , la quale dopo la preſente lyo

fattostflzmpnre ,inw'fld Mieon

’ ſblo adflnqne ele in tal maniera

ed all’ oèéligo mio jòddírfò ſiam.

panda con piacere quelle lodi le .

quali veramente fiano mezze-00h'

perchè *ai vengono date dn nn per

jonaggio degno di lode , e non

` offendo la vostra modeflin la qua

le ma] ſòffrireéáe tanti replica

ti applauſi . Mi contento dun

3 qne



'que zÎf’offs-rirvì- il preſente- Tomo,

e di pregarvi a conſiderarmí qua

le con fatta la stima mi ,pra

:dio

. -bí V. s.. llluflriſì.

…Vçnezìflaì m.. Dicembre 1737L

Dewotifi, obbliga-7?. serwîdä…

D. A…
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AD FAMAAM

In honorem pmclariſſimi Vin'

_Ìoanm’s Bernardini Tafuri

Tatritii Nermm

E L E o 1 A.

= Ama ſile ſemper, quae vcrís addc- y

re gaudes

Falla, vel è minimo creſcís ubíque

rcpens: ’

Cond-c tubam: nomen Tafuri m; creſ

cac in /Evum

Non opus eli: uuo Fama favore tuo;

Qua: potuít vc! adhuc doóìís mandare

libcllís

Hate illí :eternos demeruere dies.`

Illìus hinc nomcn cunóìís vcncrabíle

Seclís

Pcrvafitlatè Solis utramque domum.

Conrenmſquc ſuis nunc Ipſclaboríbus

artes - _
Ingcnuas alacer nod'c dieque col'íſit.

Sacra (x), mus Fernanda labor, tua.

gloria Ughcllí ( 1 )

Italia (x) , hoc proprías- vizndi-cc

adauxít opes. —_

Crevíe opus ,ñ totoquc cffillſit clznus

orbe ,. -

Crcvit‘ Hydruntíni (x) fama. , dc

cuſque Soli .- - '

A



Et tamen in primo vernabatflore Ju

venta:.- * ~

Primaque víx tenerís vcnerat um

bra genis.

Implcrentmultas qua: Gesta ( z ) {ono

ra papyros

Przſulis (2) Armenia: nunc ſatís

una docet.

Et tamen illius stabat Reſpublíca cu.

ns:

Nec rídebat ei tunc fine nube Polus .

Palladíís (3) dcderat qnos .jam ſua

v Patria Castrís (3) `

Lumine vel fecit mox radíare novo .

Conígcr (4-) 2 8c Spínellius ( 5) , 8c

Constantíus (6) altis

Emcrſi mcndis omnibus ecce nítent'.

Confiantii(6) 8c fuerit quam tristibus

anxia curís

Vita , vel ipſius ſedula cura dcdít .

(L12 tulìtin propriam Galateus (7 )

]apyg1s oram, *' ñ

Claravit doëtis impíger uſque notís :

Pauca vel hujus adhuc potcrat non

mandere tempus '

Phoebea fecit luce repente frui .

Montibus 8: Calabris Illum (8) qui

carmine Priſco

Scipiaden (8 ) cecinit , reddidít Ipſe

ſuis.

Si- '



Sírcnum (9) Regno dccus áddcreAqua:

porucrunc ,

Inventa Inventís (9) protínus ad

glomerat.

Nerítí ( 10') Historíam gustaverat Or

bís , at omní

Impatíens tandem ſe ſaturare cupít .

Atquc Hydruntinam (n) voto ſuſpí

rat codbema -

Pro qua Coehcolas cordeloqucntc

rogac.

Nec minus Aäa ( r2 ), quibus Híerar

cha cdíxerat olím

Lzvigc: ut ſacras lima. ſevera By

blos ( I2). _ "

Cunétaturque Vírùm (13,) ſcríem ,

quos Inſuber (14) idem

Scilicet hoc voluíc munus obíre

pium.

Retro per Euboicas oras quae gesta

duobus

Seclís, 8c ſcrípſit dada. , nec una.

(I5 ) manus ,

Haze o tar promiſſa dan', varííſque re-Ì

ertum

Caſibus en tacito corde volutat opus.

Sed noster majora. paratlTafurusin

.-Edc, ,

Per qua: 011i Statuam ritè dicabxc‘

Honor:.v

S s A108



(Ales- Regio Hí‘ppoclídum ('16?) ſémà-L

per foecundg. , mercri '

Subfignís volult dad-a- mmerva ("r 7
tuis , ſſ‘ )`

Temporisöcſpatium Lerha-:is merſerat

undís ,

Aut-vario affinxítfùrquoque Penna:

ſolo, `

mcvatecoeno, macíem-.tergítque ſe..

neäx ,-2 ’ '

Aut matrinatos vindicat ipſe ſua ~.…

_Huic uni indulget-,ytcritígneusñuſque

laborem .

Et quod monstravír’gl'oríafladít iter. -

` Hinc illi przíens Ltasnunc plzudit ,7,

Sciyſa

Postentas l‘audum -dcbitadona ſera.,

'Ulteriora- ſua: dòcumenta pucrperaz

mentis

Ad votum ſemper quzlíbetz Hora;

dabit..- '

N‘otá-Iîlí via trirña ini , qua fila ſoromm`

Ballare jam didiçít- przcípjtemque.

Comm.. ñ . ‘

@"Superi , Euboidum ,, quibus-ohm;

ì git-orwruenda

Servate hO‘C: natnm ſeculìa ſerre @3.2

LDL:: .

Set-vate ,,. ur-.mlèat-tot -Lcrſhnpſiſſe Pa,
Lyrics.; ~ ì `

- WR:



Que Sci'olis Aîvum míll’e parare,

queant.

Arrídcte_mcís precor ò Pia. Numína;

vous,

Pro tali quae ſim". írríta vota viro E*

Enccladí, Caeique Soror Fermata per

Orbemñ

Qua: graderís proprio murmure cun

äa replens

Ergò ſile i, mcns ipſg mao ſtia, Hama.:

Perennis

Ipſaque Tafuro ſuznt: ſua- ſcripta.;

Tubx i

( x ) Î-ffî cra AbbñFerdînandí Ughel‘..

ii Venetis Typis bafliani Coleti-recuſa~ad-.

diciones fecit-in Epi copis , 8c Ai-chiepiſcopi ..

Hydruntinz Provincia X3:. )`Vjtz Epimmem

dcdir magi. illius Armenia Pontificis. , 8c

przcipui eritinz U‘rbîs- Patroni Divi Gre

gorii , cum dìfficiuimo tempore Pat‘riamſuam.

:oculare: monete ,, quod vuigò Sindico‘ de"

4. abili. ( 3:) ofalione 7-3.. quam habuir im

ſoicmni rcstauratione Academiz Neritína ln

fimorum , de antiqu-is studiis, Academíis..

ëi Viris quacumque ſcientia przditis- Nei-iti..

nìs ad {aturít-atem` diſſemit, qua- legitur. in.

opere , cui titulus Cronica dc’ Minori oſſa:

vanti Rifotmzrí- della Provincia di &Nic

colò stampata in Lecce nel 1772.4. ( 4) An

tornelli Coniger Lupicnſis. Chronicon. expuz.

' vic ,. qnemrhabes iu Tom. `Vul-..Lhaſa

E Calogerà. (5) Matthzi ſpinelli e juve..

natia diurnalia. Per cum mufldata 3 ?{Crí

ij 6' mms.

 



ticis ornata notis' in Colleëhnea ſcrìptorum

[tali: Muratorii Tom. VIl. leguntur . ( 6)

.Angeli Conſlamii , ſeli de Constantin Ope

ra elimavìt , e'uſque vitam exaravit , quam

habes in Tom. l(- Opuſculoium P. Calogerà ,

&przfixam receusa Nicolao Pan-ina Histo

riz Neapolitani Regni ejuſdem Angeli Con

flamii . ( 7) Antonii de Ferrariis Galatei de

ſitu Japygim libellum notis illustravit cum

adjeflione aliquot ejuſdem Auéìoris Opuſco

lorum , 8t Carmiuum non ante editorum ,

Typis Lupienfibus 177.7. (8) Diſſertatio

”em habuit de vera Patria Ennii , quz legi

tur iu Tom. lV. OPuſc. Patris Cnlooerà . (9)

De rerum .lnventorlbus in Regno &capolin

no natís habes in Tom. V., VL , 8t X".

Opuſcul. P. Calogerà (lo) Historia Neri

tinz licct undequaque perfcélx víx quxdam

libri Primi Capita leguntur in Tom. XI.

Opuſc- P. Calogexà . (x1 ) Hídruncina ad

}mc extat mſi: ( 12.) Aéìa 7.3.v Coi-:gregario

nis a S. P. Gregorio XIV. institutz pro emen

datione Sacr. Bibliorum. ( 13 ) Laudantur in

cis omnes przclariffimi illi Viri , qui in tan

tz molis opere* pro virili inſudarunt . ( 14)

Î-udatus nempe Poneiſex Gregorius Patria

Mediolznenſis. (r5) Binque Aufloresflui de

rebus , ua: in Neapolitano Regno accideru’nr

Secolo V. luculenter ſcxipſerunt. (I6) Hip

pocles, 6C Megasthenes Chalcidenſium Duces

primi Neapolis conditores, ut apud varios Au - `

flores , quamobrem Neapolitanos viſum est

Hippoclidfls appellare . 1 7) Seriem taxi:

.Chronologicam omnium egni Neapolitani,

qui linteris egregiam navarunt operam , 5c ali

quot a b exteris raptos ſue Patria*: restituit .

PRE



PREFAZIO N.13.

DFF-“chè fin da principio che a. pub

, _bllcare la preſente Raccolta ap

pllçall’ammo, abbia fermamente fia

WRO- che coſa in eſſa non s' introdu

ceſſc la quale o ſpiaccevole o di qual

cllc offeſa eſſere poteſſe a. chiccheſia ;

uo non ofiante alle volte qualche O

Puſcolo vi ſi è íntruſo o preciſamente

controimieiordini, o ſenza farmcnc

Puma, oínaltra qualunque mamera

ſenza che prima l'aveffi letto , per cui

non ſolo a quelli che in eſſo offende

vanfî coſa che a loro díſpíaçque S'è ſat

ta, ma a me ancora, che non altro

cerco {e non l’utile e il comodo altrui

Prpcurare con questa, qualunque fiati

una fatica, ſenza, offeſa. - alcuna della

più austcraonestà, Tali ſconvenevoli.

coſe ſuccedute mi ſono per ritrovarmi

da miei incomodi di ſalute quaſi_ {gm

Pre obbligato a starmene ritirato m ca

fa,Per la qualcoſa ovviare alle voltſ

non poſſo ai diſordini prima che_ nac

cano . › .

Un



vgn.Marcheſe Maffei una uguale stima.

Il primo di questi cioè ll Signor Rolli

in fronte alla ſua traduzione del Poema."

delMylton, lo chiama: prima lettera

ria ſplendore dell'Italia, ed il ſecondo

nella ſua Difl'ertation Hífloríque ſur le

Duele stampata in Amsterdam l’ anno

177.0. pag. 6;.così ſcrive.- On aſupri

,mè la lettreque le Marquis Maffei hom

me ſovverainement habile ecrivit l’an.

I7I2. ſur la fablc des Chevalier: de Con

flantin, par-acque ce-ffavant homme de

montroit trop evidentement ce qu il droit

ann-apri: de prouver

(Lreste poche testimoniar. z: bastare

dovrebbero per far concepire achíc

cheflìa la stima che dilà damonti ſi ſa.

del Signor Marcheſe Maffei, potendoſi

ancora mettere avanti gli occhi , quap~

ta n’abbía egli riſcoſſa a Parigi dove in

questi ultimi anni dimostrò a motivo

de' ſuoi studi. Un pícciolo ſaggio ne

può eſſere quella letteraindirizzatagli

da cinque Dottori della Sorbona all‘a.
testa de'quali v’e‘ i} Signor Salmon .celſie

bre peril ſuo Trattato de’Concüj , e

piena delle lodi di questo letterato . Si

può leggere questa lettera nel libro

Gallia .Antiquitates della stampa dive.

ſona ›



rona ,* del qual libro dovendo ragiona.

rei Giornalisti di Parigi molto ritenuti

nellodare particolarmente gl'ítaliani_

npn fi poffono deſiderare lodi maggio~

n. Paragonano eſiì il Signor Marcheſe

aV’irgilio perla Dedicatoria in verſi

htinial Re che in detto libro’filegge , e

Jo chiamano Autore di diven- Onurage:

4m' ontfait grandbonneur nſon gout e?" a

fin eruditíonſnr tout un materie d'Ami

quitez (a). Con questeeſpreflìoni e ſ1 lo

da l’ Autore, cſi mostra la stima che

delle ſue Opereſifa in Francia ,la qua

le perfettamente s'accorda‘ con ,quella

che gli Autori degli Atti di Lipſia mo

firano o’avere, iquali nel riportare il

libro testè nominato così ſi eſprimono;

.Ad hu} us operi; commendationemſuffleere

putamus .Authors-m nominaflì’. I: efl cel.

Maffejus , cui antíquíta: 0mm': tantum de

IaetÙin poflerum debebít , ut hodie flir

tajſe nemini pl”: debere vide-azur, testi

monian za. a cui non ſi può aggiungere,

ma però, che non dice coſa che non

ſia vera, e che non poſſa. fa): tacere

chiunque moſſo forſe da qgalche paſ

ſione, voleſſe avere una. diverſappx

mo
 

(²) .ÌWTMÎ des Sçavans Juín x 7 34. 9237.04.
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nione da quelladi tutti gli uomini d'oc

ti, parlo dell'opinione di stima per il

Signor Marcheſe , il quale laſcia a tut

ci opinare come vogliono nelle materie

erudite, coſa che gli guadagnò la sti

ma di que’medeſimi che furono d'opi

nionidiverſe dall: ſue , e che ciò non

ostan’te non poterono far a meno di

non iſcrivere di Iui con ſomma lode .

Uno di questi è l* erud-itiflìmo Signor

Canonico Paolo Gagliardi, che io n0

mi‘no con ſingolare riſpetto e stima , i!

quale nella ſua edizione di S. Gauden

zio alla paga”. così parlò del Signor

Marcheſe*: Fugiſſet meprofcóîo 10cm iſte,

nifi vítíumirfldicaflt, vir nobilz’mte fax.

ta ac rara litterarum Lzudepmpollens Scz'.

pio Maffejus , quem jure merito Italia*

mſlm dec”: ac bomzrum artium columen

appellare poſſum .

Il P. Beretta inſigne Benedettino fu

in qualche punto d’erudizione di diver

ſo parere dal Signor Marcheſe, e pure

avendo occaſione di nominarlo nella

riſposta all-e trecenſute alla pag. 7 I .co

sì di lui parla .- Duo in litterarioicwlopri.

mie magnitudinis. aflra* Senatar Bondi-ora,

ó‘inclytus Marchio Maffejus . ’ `

Di tali onorevoli elogi come ho dec.

to a..



ro a principio ſi potrebbe formare un'

intero volume; a me però basta tre ſoli

ſoggiungerne ditre uomini celebrati(

ſimi del nostro tempo. Il primo chia

nffimo Profefl’ore dìfiloquenza in Pa~

dova è ilSignor Dottore Gio;Antonio

Volpi , il quale nel ſuo Commentario

fqpra Catullo di freſco con approvañ

_zione di tuttii doctiñ pubblicato toda.

mmolti luoghi i] Signor-Marcheſç Maf

ffic Particolarmente alla. pag. Los-.do.- .

vc dice: optime adi-em': 8:0. vir 0mm'
laudflmgenere cumnlatus , ingenùſi--Pmflſi

Puma recondiz‘az eruditionis gloíia ubjque

gentium celeberrima: Scipio MaffejU-S

:Patricia: E* Marchio Veronenſìh TW'

honoris mufix nominoöccdlìſecondo è if

doctiflìmo P. Bernardo Maria de Ru

beis Domenicano Oſſervante , chanel: `

ſuolibro: Deuna fententía damndtianís

In omnium , fa più volte onorevole

menzione del Signor Marcheſe , ma

Particolarmente nella Prefazione dove`

ſcrive : illuflraw’t Plum in ſuPp_lemento

Ami-m0 quod edidit March. ScíLwMaf

f'{íus mamquam fine lande nommandm_..

Finalmente ilterzo è il Signor*Ludovi

cOBourguet uomo o' una profonda c
md*ſizionearricchito.. Questo signîre.

nc



nel Tomo XIV. della. Biblíotheque Itali

ue , premette le. ſeguente dedica in

orma d’lſcrízìone al ſuo Trattato ſo

pra le lingue Etruſca e Pelaſga, qual

Trattato abbiamo ancora in Italiano

arricchito d'una nobile e virtuoſa Pre

fazione dalla diligenzl del non meno

gentile che dotto Cavaliere Annibale

degli Abati Olivieri, che stampolo in

Peſaro e conſervò la ſopramentovata

dedica che quì traſctivo

MARCHIONl SCIPIONI MAFFEJO

SUMMO ORATORI ET POETA;

REI LITERARIENOVO RESTITU

TORI _

SCIENTlAR. OMNlUM CULTORI

'FALSIEEQUESTRIS SCIENTLE a

FELIClSSIMO PROFLIGATORI

REI DIPLOMATIC/E ET ANT!

QUARIA; .

PRIMARIO ILLUSTRATORI

HISTORL/EPROFANE ET ECCLE

SIASTICÎE

ACUTISSIMO INDAGATORI

~ ORlGINI-S FLUMINUM

PERSPICACÌSSIMOEXPLORATOR]

PRISCORUM ITALORUM ORTUS

ERUDITISSIMO SCRUTATO-RI

ITA



ITALLE DECORl

REIPUBLICA-Z LITERARIAÌ ORNA

MENTO

MORUM CANDORE ET COMI

TATE

COMMENDABILI

PALA-ZOPHILUS 7

LITANIARUM PELASGICARUM

PARTEM I. ‘

I.. D. D. C.

(kiesto lodi ſono state riſcoſſeìlal Sì,

;nor Marcheſe Maffei collapublicazìo

Îedc’ſuoi dottiflimi libri , tra quali cer

amcnrc ſidcve il primo luogo alla ſua

ſerena illustrata , in cui non v'è pagi

la che non ſia di qualche DllOVd ſco

ma, o di qualche pèllegrma crudi

ionc arricchita. West' opera è 'stata

otanto applaudíta che , c-on tutto

lò ch’ella non firaccomandi col tito

3, perchè da eſſo pare che non vi ſi

raltri ſe non d’una Città, cſſendoſcne

on ostante flampatc mille e_ ſettecen

o copie, numero ínſolítp m libri-di;

Wzzoedi gran volume 2 m POCO Fem

;910 Stampatore ne ha fatto un pieno

1:0.

Grandi cncomj fiíbh fatti 3 quest’o‘

P era



pera 'in varie parti dell'Europa, tra i

libri però che n’anno parlato, distin

gueſi il Giornale di Parigi journal de:

Sym-ans, imperciocchè nei tre estratti

che ſi leggono in questo Giornale ne’

meſi d’Aprile , Maggio , e Luglio r 7 36.

ſono state rilcvatelc moltiflìme nuovo

ſcoperte appartenenti all’erudizionc

univerſale e alla notizia de'rempiRo

mani, che ſono in quest'opera , e il

mettere ch'ellafa ſotto gli occh) il go

verno Romano nelle Provincie, e le

varie condizioni delle Citta, e {opta

tutto ilfarſi in eſſa vcderela ragion ve.

ra per cui cadde a terra ilRomano Im

pero , lo che con più pafiì belliſſimi di

Salviano, e d'altri Scrittori del baſſo

ſecolo ſi mette in piena evidenza .

Basti il ſin quì detto per ſoddisfare

alla mia onestà , che tanto m'è a cuore

difar conoſcere preſſo tutti, partico

larmente in unacongíuntnra di :al na

tura ; ora voloncieri fò paſſaggio a fod

disfarc i mici Lettori intorno gli O

puſcoli che in questo Tomo conten

gonfì- ‘

iOccupano il primo luogo due Ora

zioni del P. Girolamo Lagomarſini del

la_Compagnia diGesù. Io l'ho fortu-`

. nata

\

/



nétamente ottenuti-:da un’amico che in

,zdova ne avea copia., e 1’ ho ſubito

{XM-THQ; eſperto che dall’ Autore ,

R‘iestahbertà che mi ſon preſo mi ſara)

candcmara, avendofida. me avuto ri

gaardodi non defraudare i1 pubblico

di due orazioni ,le quali per la. nettez

za, eleganza , epurirà dello ſtile, e

ycrtucce 1-' altre loro prerogative , mc~

tiravano la. pubblica luce ,la quale non

goderebbero , s’eſposto mi foflì a. ten

tare la. modestia delì’Autore , chepro

babilmentenegato m' avrebbe la per

mlflione di fiamparle , non vedendo

ſorſe egli ſolo nelle coſe ſue tutçe que]

le grazie che vi veggono gli altri .

A queste orazioni ſuccede_ una Ler

rera del Signor Gio.- Giacomo Zam

chelli ſopra una pioggia di terra caduta

nelGolfo diVenezia . Avea questa ve

dpto la pubblicáluce,~ma la pOCa quan

Fitá delle copie che il dotto Autore ha

m cofiume di larimprimere delle coſe

[ue , m' ha ffimolato a ristampal‘laa

come ho fatto in altro Tomo della. Ler

teraſopra l’jpocastano , L’Auroreha

acquistato tuttala fiima dOPO la Pub;

bllcazione dell'lstoria delle piante de

lidi di Venezia già fatta e laſciata ma

no
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noſcritta dal ſu Signor Girolamo ſuo

Padre, edalui pubblicata con molte

conſiderabili aggiunte che l'anno reſa.

più preggevole .

occupa il terz o luogo la prima par

te della Serie cronologica degli Scrit

tori del Regno di Napoli del Signor

Tafuri . L' instancabile Autore ha in

conrrato la pubblica approvazione

colle ſue Lettere ſopra l’mvenzioni u

{cite dal Regno di Napoli, e lo incon

treràmolto più colla preſente Opel-et

ta , che ſi continuerà con" alcune altre

parti che ſi pubblicheranno ne' Tomi

vegnenti, perle molte curioſitàenuo

ve ſcoperte , delle quali questa lettera

riaIstoria è arricchita .

Nel quarto luogo ſen viene una ga

lante e curioſa lezione del Signor; Dot

tore Carlo Franceſco Cogroffl da lui

recitata in Padova nel 1726. i1 primo

giorno dell' anno ſcolastico . Concor

re questo onestifflmo Signore di quan

do m quando ad onorare la níia‘Rac

colta con delle dotte ſue Operette che

incontrano , e ſono molto gustare da i ‘

Profeſſori di Medicina . _

Mi piacque dopo questa Orazionc

dar luogo nel `Preſente Tomo ad una.

Let



Lcttera -che fu stamparaín Bologna in

quest’anno . Benchè il Signor. Aleſſan

dro Macchiavelli l’ abbia veramente

ſcritta come da’ſicuti testimoni e da.

perſone degne di tutta. la fede ho ſapu…~

to, e me l'abbia dixpíù indirizzata; "

ciònon ostante egli non me n'_:ha man

dato eſemplare alcuno , anzi neppure

fattoſapere dÎaverla. stampata. Forſe

cosìegli s’èdiportato per-certe eſpreſ

ſioni che nella. ſudetra lettera fi leggo

no, le quali `arzichè levare, benchè

in qualche modo dimia offeſa ho voluñ ‘

to conſervare e ristampare; mentre

giá tengo Preſſo di rue il Ritrno dica}

vaneo Braggia che fiñstarupq nel XIV.

Volume colle annotazioni 'della Si

gnora Macchíavelli ſcrittodi proprio

pugno del Signor Aleſſandro Macchia

vclliſopradetco Autore della preſente

lettera, eda chiunque vorrà-vederlo

ſi potrà ſcorgere che nel ſopradetto

Ritmo e annotazioni , ñpoutzſi rroverg:

che io abbia fatto mutazione o ag.

giunta alcuna. Basti ciò che ho detto

ſopra. l’ Opuſcolo d' url-Autore che

non occuperà più luogo m questa Rac

colta . Dopo la lettera del SignorMac

chiavclli , ne ſuccede una del Signor

S S Aba



.Abate Conte-Giacinto Vihciól’í ,ſſd-ira

:a da lui al Signor Canonico Filippo

Ven'uti di Cortona ſopra`alcune antif

chic-a1 Erruſche la quale mi fu_ da luiſa

Yorita .,

Da questa lettera non ho vol‘uto ſe

parare il Ragionamento del' Sign. Con

te Carlo Silvestri ſopra ilî (Bradl-o di

'terra cotta, con caratteri ignoti ritro

vato in quest’annoin Gav-:lio Villa delî

TerritoriodiRovigo.. Alcuni a’quali

gl’fignoti caratteri fecero concepire

qualche ſoſpetto tacciorono a prima

vista il'quadro di mera-invenzione , ed

jLSignor‘Conre Cairo Silvestri procura

di farvedere non eſſere la coſa-così,co

« me (li-fatto a c-hi ha qualche cognizio.

nedelluogoin* cuifu trovato non può

-cadere in mente; che colà ſi-fieno por.

datiinventor-i di tali coſe . Il'Ragío'aa.,

mento m'è stato favorito dal' Sign. Oc

tñavio Bocchi da cui íl‘pubblíco aſpetta

conimpazienzalavitadi Luigi Grot

todètto volgarmenre -il Ciecod’Adria,

e lîlstoríadella dettaCirtà, cſi ſpera

che l’unael’alt‘ra Opera ſarà a ſuo tem.

Lo ~ molte-,da Letterari. aggradíta , , ſa‘

gendodiquanto-buongusto fornito ſia

.ii-detto, Signore ..

" _ @Eine`



chiudono il volume due Operette

favoritemi dal gentilifli o Signore

Ignazio Maria Como.
p v

Diſertazione del Signor D. Angiolo Za

varroni il quale per la ſua poca ſalu

te, non dà al pubbliçoguell’ Opere` i

di mole che dal ſuo buon diſcernimento

avere potreflimo, ma che però nelle

coſe che di lui abbiamo potiamo conoñ‘

ſcete il molto dipiù ch’egli farebbe ſe

la godeſſc ſoda. e stabilej’ la ſeconda.

una, ſpazioſa ed erudita Lettera del P.

Maestro Fra Elia d’Amato Cat-melita

no conoſciuto nella Repubblica del- '

le Lettere particolarmente per i ſuoi

Congreſiì Academici , E" per le Lecce-.j

re cruditc che anno incontrato l'ap

p-lauſo non ſolo in Italia, ma anca.

ra in Francia dove ſono state traſ

portate inlingua Franceſe.. -Il ſuo Au.:

tore non ostante i primi gravofi impie

ghi nella ſua. Religione con applauſo '

ſostenuti , ſempre trova tempo per-af..

faticare e dare nuove coſe al pubblico.

Dovevaſi da me dar luogo in questo

Tomo ad un Trattato de'Qladrati mañ.

gici del Signor Conte (julſcppe Bagno.

lo ſcritto con tutta l aggiustatezza e

molto di novità, ma eſſendo egli`u` i

SS ’² P°



~ Pòg’rande, cdovendoſiancoradívíde_

rc, ne potendoſiaggiungerne-.tempo

*alcune coſe mandate dall’Autore. S'è

Penſato, di principíarne la pubblica

zione nel Tomo ſeguente, che de..

ve andare quanto prima ſotto il tor..

chío. ‘ '

H
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Dello Studio di Padova..

Avendo veduto per la fede di_ re- ’

viſione, eapprovazione del P.

F. Paolo Tommaſo Mannelli-Inquili

tore, nel Libro intitolato: Raccolta di

Opuſcoli Scientifici e_ Filologia', Tomm.
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lu mukumque, qupd non

ignorans z Flpgennm , ab

erudmfiìmxs .v1r1s quaeſitum

i est , Italica-ne Latine, an

ltahcæ Latina Lingua przstaret. lita

autem in utramque partem miulpa ſint

ſane graviter, ac copioſc ab 1111s do

&qribus diſputata , nulla mc tamen

rc xmpcdiri arbitratus ſu_m', quommps

egas quamquam cum 1111s neque m

A z gc



4 hieronymi ìLagomar/ini

genio neque ,dottrina cpmparandus ,

'm eadem quæitione verſarcr. De qua.

.quid ſcntiam, ex hac-ipfa oratione

mea , quam ſum habitnrus., cuique

vos , li quando alias , maxime 8c at

tentos 8c benevolos eſſe oportebit ,

intelligetis. Plura prarfari me hoc tem

pore , neque neccſſe_ est , et propter

dicendatum rerum vim atque copiam

vehementer cffet 8c mihi, at vobis in

commodum g sed mihi przſertim ,qui

febricula etiam 'conflióìor, ob eamque

caufam hæc non memoriter , neque

ſtans, ut huius loci cdnfuetudo fert ,

ſed de fcriptoa fedenfqne recitare ſum
juſſus, v

Sed antequam ad ltalicæ Lingua:

cum Latina conrentionem venio , quæ

dam mihi neceflario de linguis gene

ratim dicenda funts quibus hujus iP

ſius rei , quam quaerímus, cognitio ,Sc

univerſe controverſia: tanquam azsti

matio continetur. Quod lì ii quoque

feciſſ’ent, qui tantis partium studiis in

eadem qua-ſtione traäanda ante me

verſati ſunt plurimi, id fortafle attu

liflenr, -quo uno allato ac Pcabilito g

reliqua est deinceps omnis facilis ac

que expedita concluiio : neque homi.

num



Crati-:ne: dla-e .~ g

'num erudirorum mentcs , qui tanquam

diſcèptatores atque arbitri ad rem co

guoícendam ac diiudicandam al.) illis

adoribus advocati ſunt , nihil certi

àdhuc, quod ſequi poffent ,- in re cam

ancipiti obſcuraque habuiſſene ,- ne-ñ

quetoties, ut in judiciis folet , ama

pliandum pronunciaviffenct Illud igi-~

tin-ante omnia. ponendum est in ora- _

rione eius, qui linguam aliqu-am com

mendandam pra: reliquis atque effeó

rcndam ſuſcipit, idque omui vera.- ra

rione confirmandum : Una-m eſſe omó

nium linguarum atque eamdetn vém

ac naturam; neque ullam ullx ſu? ipñ

ſius dignicate ,- ſed hominum 09mm'

nc prestare. Hoc viri erudieiflìm} ſen*

tenda mea , ac ceteroquìn_acun non

vidcrunt: putamnt {nam *Deſſe- quì*

buſqnelinguis inſitam ac naztivglm PUL

chritudinem, gravitarem › ſhav‘tîuemì

ſylendorem, venustacem, magmficcn’

uam : quae dotes in quibus aut omnes

apt plures eſſent , eas lingua-S Fraſer*

nccteris oportere u Atq're hzflenus

quidem res mira :ami-mora'n cqnſenì

ſione , nulla Senteneiarum Vane-tate.

bellifiìme procedebantr A* ”r0 “.b‘

eo dcvenmm est, ut quante-cut ’ m

A 3 qua



6 Hieronymi Lagomarfinì

qua potifiìmum lingua talia. ornamen

ta reperirentur; rupta continuo fides ,

abalienati animi, commiſſa pugna:

vociferatio, rixa, diffidium ſempiter

num ., Namicum omnes inter ſe de

ſumma re diſſentirent ,, in eo tamen

mírifice_ conſentíebant , ut , quam

~quiſque linguam dcfenderet , ſive Gra

cam, five Latinam, five Etruſcam, ſ1

ve Gallicam , five Hilpanicam ,, ſive

aliam ex iis, quibus humanazv Gentes

utuntur, earn rcliquís 8c graviorcmöc

ſuaviorem , 8c ſplcndidiorem ,, denique

omnibus. yartibus meliorem dicerent:

diſputandtque finis, is eſſer, quífermc

ſolet, ubi studii cujuſque,` non verita-ñ

iis patrocinium ſuſcipitnr, reſque non

fubtiliter nec ad vivum reſecantur, ſed

levitcr, ac pingui minerva, u: aìunt,

aguntur, ut in ſua quiſque opinione

obfirmatior Pertinaciorque diſcederet,

ſeque unum ſapere, ceteros errare ac

deſipere. arbitrareturi Pofihmuſñne ve-ñ

rum aliquando, atque hujus diſputa

tionis exítum invenireP Poſſumus pla

care animos hominum iracorum, eo

que infestius inter ſe dcpugnantium ,

quo ſeſe justius plerique putant pro

patria linguas gloria ac dignitate ar..

ma;



Oratíone: dm:. 7

ma ſumpſiſſe? Poſſumus Etru‘ſcosGal

lis, gallos Híſpanís, præfertim vero

latinos 8L iis se reliquis , qui de lin

guæ principatu contendunt., concilia

re; ac efficere, ut, depofitís ſimulta

tibus , unam_ omnes principem delis

gant, atque ita ſuam non eſſe princi

pem fareantur , ut nulli tamen de di

gnirare concedat? Poſſumus, ut opi

nor .- 8: profcäo praeclara res est , se

digna, in quam quicquid poffumus

cpnfcramus,

Ac mihi quidem in humanas res in

tucntí, ac hominum diverfa studia at

que inftituta contemplanti , vermi

mum effe illud videtur , quod etiam

proverbii locp jactatur : orbis alteram

partem , orbis alteram item partem

contemnere atque irridere. Nam, u:

omittam de aedium, vestimentorum ,

epularum , officiorum , rítuum . ratio

nibus ac generibus admodum díſiìmí

libus dicere , quorum tamen cuique

ſua. maxime probancur, ac reliquis ſi

ve honeliioral five cqmgnodiora fer

me videntur .- idipfum ll} 11118915 s quam

late patcac, poflumus-intelligam L1

cet unicuique in re minime obſcura:

quam ſi: hoc vei-mm fecum ipſumre.

A 4 Pu



”e Hì‘eronymz" Lago'marfiìzí’

putare. Ego, quid mihi haud ita :fl

temultos' hos menſes acc’id-erit , di

cam. Nam, cum animicauſa Lígust-i

cam oram lnstrarem , 8t Lavaniamó,

quod oppidum ad marejacet , forte

veniſſem, nec longe Lapicidmas toto

orbe celebratas in' proximismontibns

eſſe lcirem, eo me viſendistudio conñ

tulí., Omnia ſane mihi jucundaac gra

ta aeciderunt; praeſertim cum 8c iis ,

qu‘i` me deducebant , 8c_iis, qui in

operis erant, humamflìmxs, ac lingu

la ſ‘ciſcitanti- comiter atque affatim

reſpondentibus uterer., Unum modo

me pupugit, fecitque ut nonnihil com

turbatus inde-di-{cedercm . Cum enim

iam ſatis- oculos animumque 8c viden

do 8c cognoſcendo expleſſem me’um ,

eeepiñ more hoc nostro atque urbano

Paullo pluribus verbis gratias tam bo..

nis hominibus agere. Vidiſſetis, Flo

rentini, montanos il-los incolas fur

tim inter ſe aſpicere, mirati , ad

etruſca illa verba 8c vestrz ſimilem

ſyllabarum appellationem horrefcere ,

tenere vix riſum aut etiam ſabilum .

Turn mecum egomet .~ Nempe , in

quam, non idem est ubique línguís

honos. Ai etruſce loquimur ligusti.

CC



.or-:rione: dum 94

ce loquenrcs írridemus: illi nos -: for

taſſe infuria:: {ed tamen rídent. Ri

deri autem cur mzíím, quam proba

rí? Itaque, ut mc inís darem , muta

to repentc fcrmone, 8: pronuncíandíñ

ratione converſa, coepi lígustíce lígu~

flíca verba conjungere, atque ita. re

liquum gratiarum aäionis abſolvere..

Quid quaeritís P Uſque eo id illís gra

rum accíderc animadverti, ut &mihi.

gratularcntur, quod tam ſubito reſi,

puiſſem, ac barbarum illum, scrmoñ

ncm, quo initío un' coepcram, abjeññ

ciſſem ; &me inquinatíffime corruptiſñ

fimcquc loqucntem, 8c vaste ac rusti~~

ce , quantum potcram , pronuncnam

tem faustis ominibus ad mare Preſe:

qucrentur. _ _ _ . . 4.

Quid? hoc mxhn accxdxt' pnmum-r

ut eo ſcrmone utens , qui bonus- ac

commodus haberctur, irríderer? (a).

Barlmrur bi:: ego ſum', quia non- intelli

gor ulli .- Ù' rident flolidi *verba latina*

Gem : ajebat ille apud Tomos- exu

lans latinus Poeta; Vemm. &ille ali

quando reſipuír; 8c, 'nç'latìne apufl

non latinos loqucns ÎrrLderetur , dx

dícít Gccice , unmo 8c: ſcrípſitx; atque

A s ita.

W

(4) (LL-1,1,. 5_ Trjst. :LJD/4

 



10 Hieronymi Lagomarfini'

ita demum probatus est.v (a) eAhlpudet(F Getíro _ſcripfi flsrmone like-[Zum, Stru

éîaque ſunt noflris barbara verba madis…

Et placui (gratare mihi) cwpique poet-e,

Inter inbumanos nome” babere Gems..

At vero B-arbarorum modo atque:

agrestiugn est bonos ſermones irride

re, quibus est ſuus malus .- humanz

gentes, ac cultae bonis parcunt, malos.

duntaxat inſcäantur . (Did` igitur R

Cum aliquando , ut` fieri… apud vos

etiam' arbitrorl in Scenam Veneti ho-.

minis ,_ aut Bergomatis , aut Bono

menſis , aut Neapolitam, aut verov

etiam Galli, Hiſpani, Germani per..

ſona; inducitur ,ſi putatis eorum ſerñ,

monibus, plaudi , cum, tota theatra`

riſu , cachinnis, ſibilis:v perſonam? An,

ſunt_ harum gentium ſermones mali P_

an Florencmunhumam ,, qui. non ma~

los_,ſermoncs írridentè Quid è_ cum,

alu item Populi par pari , ut_ ajunt ,.

referentes, ad _pulpita Florentini per

ſonam homims` evehunr», 8c ſimili,

plauſu ac clamoribus exc1p1unt:_num_

aut easſbarbaras, atque inhumanas ,

aut' ſermonemvestrurn agrestem atque

ridiculum_ eſſe dxcemus ñ Ergo 8c ~hu_

ma~
 

(a) Id. l. 4. exPonto 121,135



orationes duce . 1 l

manilfmæ gcnccs, non modo barba

tz atque agrestcs , bonos fermones

aſpcrnantur; sn fi quis propterea fer

mo ab alia gente non probatur aut

etiam irrídetur, non continuo effici

tur eſſe eum malum. verum hoc to

tum quale ſit, post viderimus : nunc

illud teneamus , plurimum unamquam

que gentem ſermoni ſuo tribucre ,

alienum ferme irridere . jure-ne 0m,

nes e Dice: aliquis . Ex quo tandem

id quærisf ex me-ne, an ex iis ípſis,

dc quibus quzris? Si ex ilh's: nulla ſe.

id non jure facete afiirmabit : ſl ex

me; omnes injuria id facete confir

mo . Quid ergo? omnes-ne in errore

vel-ſari dico , nec omnium offenfioñ

nem vereor ? Ego vero tum omnium

potius offenſionem vererer , ſi vel

unam aliquam, vel omnes non errañ

rc diccrem/ Nunc autem cum errare

omnes dico , ſperare potius videor

omnium/me gratiam initurum. quam

vereri , ne alicujus in me offenfioncm

concite ` . Nam , efi illud dicerem 5

nemini, m forte uni ſatisfaccre poſ-v

ſem; cum quidem ſingula: rede aciu

re id ſe ſolas facere contenderent ..

cum autem hoc dico z errare omnes,

. A. 6 nulla
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nulla mihi iraſci , nulla non favere dei

bet; qui non competítrícíbns ſuis ho

norem eum,v quem ſibi uní_deberi~

unaquaeque testaretur, -fentenua me’a

detulerím . Ajo ígítur, bona cum

omnium non modo venia, veram eta

i‘am , ut ſpero ,' grafia@- Injuría [er

monem quemvís aquoquam dcſpící;

nec ſuum cujuſque- (id quod ínstitue

ram dícere) alleno ulla vi ſua pra:

fiare,.. ſedeſſe omnes (modo ſermo`

nes ſine', hoc est, vocibus quibus tam`

dçm vis ad ſignificandas res , atque

aními ſenſa depromenda non cat-cant)

eſſe,.ínquam , omnesinte-r ſe pants;-`

neque ”Ham ſive gravítatem , ſive ſuafl

vitatem , ſive ſplendorem, ſive ejufl

medíñaliam dotem ex.íís-, uíbusWL

go línguacommendarí cèn entur, in

ípſis linguísñín‘eſſc . jPcto avobís ,

Fiorentini, ume mc putetís levitañ

rc alíqua-aut-amb‘ítíone progreſſum ,

jaäare ñac-profiterijd , quod vel ſal

ſum- iudícem, `vel .certe ejufmodi ſit z

ut nímíszac-urisu . atque exqu-iſirís ra

tíoníbus, Iongcque a communí ſenſu

abhorrennbus probarx poſſe vldcatunz

Non ísñcgo ſum, .qui Sophístarum ra-.

tìonem .arqçe institutumñfcrre in aliis , v

nedum.
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nedum in me ipſo probare poflim;

Sic ſemper íntellexí, (id quod aSa

Píentiffimís viris accepimus) nemi~~

nem in Oratorum numero eſſe ha

bendum , qui non ſit, non quidem

nomine , verum re ípſa philoſophus:

homini autem philoſopho turpius ni

hi] eſſe,.›nihílque tanta-ſapienti? pro

fiflione indignius, quam, non dicama

errare (íd- est enim- humanum) ſed,

quem eſſe errorem {enſeris , amplcñ.

di, 8c , quod* ferendum est- minus ,.,

in aliorum animis ac ment-ibus inſiñ'.,

nuare. Si vero est aliquid, quO’dve

rum ~judices , ſed ejus probandi ra—«

tionem non ſatis firmam habeas at-z

que explicatam, id uſquezeo conti

nendum putohquoad certiora acque

apertiora Pervideas ;_ vel, {ì-_efferre

velis , id in gymnaſns atque‘in pri

varis Doéìorum coetibus pofiîs , in

concíonem certe afferri non oporte—ñ

re . Iraque urrumque profitcor vo:

bis , Fiorentini , 8c judicium animi

mei- atque ſententiam in_hac quae-ñ

Rione allaturum , & omnia aperte ,

dilucíde, bonaque cum ſide aéturum.

Acque uu'nzm quemadmodum ;god

animo maximc aperto, &fimphcöçffn

'
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ac bono ſum ea diäurus , quae di

cam ,p ſic ſperare poſſem, parcm mi

hi omnes , qui me‘ audituri funt ,

voluntatem bcnevolentiamque pra-:sti

turos . Nunc vcteot , ne quis jam’

mihi ſuccenſere , ac propemodum ira

ſci coeperit , ac ne jam nunc apud

ſe destinet, eumdem animum reliquae

deinceps omni orationi adhibete .

Putabit enim, me hoc ſnmpſiſie, ut

contra Etruſcam linguam difparem ,,

eamque ex eo dignitatis gradu , in

quo {ua i 8c multorum ſane ſapien

tíffimorum hominum opinione lita

est, hac mea contentione detmham.v

(Amd non _ita est t mihi credite',

Florentini: 8c, fi quis aliter putat,

is ac me minime novit , ac rem íp--,

ſam parum attendi:. Nam neque ego

tam fum furioſus, atque amens, ut,

ſi maxime ſentírem , Etruſeam. lin~

gnam omnibus de dignitate conce

dere , tamen velim in hac urbe ,,

quod ſemper omnium bonarum ar

tium , praefertim vero- elegantiffimí

ſermonís, domicilium est, habitum. ,

apud Florenti‘nos homines ,, quì ſua:

linguæ ſemper primas detulerunc, 110-

mo peregrinus atque advena _hanc

m
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invidiae plcnam atque offenſionis con

troverſiam commovcre ,- 8c, noamoñ
do nulla. utih'tace ìpropoſita, [cd ma-ñ

gno ctiam_mcae, fama atque. cxistíma
tiom's penculo eſſe tamſiímpudnns…neque rurſum id quod de linguís ma

eſſe díéìurum propoſuí , est ,ejuſmo

di , ut ,A ſi vel omnibus. apcrtiffimeñ

que probarq, quicquam proptcrea:

dc Erruſcx lmguz gloria ac lande:

dctrah-atur.. Nam,v ut omnes. fermo*

nes vi. ſuafintarqucípſa natura pa-ñ

tcs ,. illud. tamenzrclinquí'tur,..ut alter

alter-i extrínſecus adjeais acque attri

butís, dotíbus prestare poffit: (quem-.ñ

admodum , ſi ,qucam (quod fortaſſe

queam) metallorqmpuxnc, genus par

e ſſe ſua iLſorum._d1gmtat_e— demonstraó

re , neq-gaqyam lllud. effccçxo, {tcp-m.

aurum tamenjprz, relxqm‘s opmlonc

acque approbat'ionc hominum mazzi

me commendetur) .- neç, fi non 1n

Qst in ípſis linguis gravxras , .ſi pon

íuayixas , ſi non ſplcndor,._xdc1rco

qui- ijs un" velít ,- non, gravxtcrç Lo

"FB , nonv ſuavíteru. non' ſP1°Pd²d°

”FIM t Hoc cotum cujuſmodx. ſit fl

Yfl~`líus est jam atque cnucleatíus exe

WWWum .,. -

E39*
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Ego enim ſic existimo z quemadmo

dum homo , ſi, ut homo est, conſi

deretur, homini nequaquam Praz-stat;~

quod omnes eadem ſentiendi atque in

telligendi vi, qua ſola homines ſunr,.

æque polleantz ita linguas , ſi per ſe

ipfæ ſpeéìentur, modo verbis, …Lſu

pra diaum est, ad uaſque res ſignifi

candas , animiquc enſa depromenda

( cujus unius.rei cauſa primo ſunt in

stitucz) idoneis non. careant, in eo

dem omnes dignitatis gradu-v eſſe po.

nendas . Atque idem confiteor , eſſe

tamen alias aliis opinione atque existi

matione hominumpraestantiores, non

ſecus onmino atque ipfi- homines fua

ipſorum opinione {unt aliis alii no

biliorcs ..Sed neque linguarum prestan

tiam illam , nequehominum hanc no

bilitatem rerum ipfarum natura facit ,.

ſed, quemadmodum diaum est, opi

nio . ñ Tolle opinionem; fiant continuo

omnia-patria ,. neque eric omnino quic

quam, curaut hominem homini, aut

linguam linguae pra-stare dicas ..Jam ,.

quod ad hominum nobilitatem Perri.

net , ſic ipli inter fc homines conve

neiſunt, ut, qui illustribus parentibusa

am, majoribus ortus eſſer., hunc no

bilem.



Oratìones di”; r7

i

L

ì struótos , qui ſuam’quiſquc

bílem duceren: , huflF Obſcuro loco

natís anteſcrrenc Jul!,c Plurímu-m 0b*

ſervantia: atquehonol’lshabercnr. Cut

ita convenerint ſ1 ex me qua-:ris , vel

neſcire me dicam, vel dici a me hoc

tempore non oportel‘e . Non enim

mmc id agitur , racione-ne id fece

rìnt, qua-vc fecerint; ſed omnino fe'

cerint, nccne: feciſſe autem certe du

bium eſſe non porefiè’. Linguas item

lìmilís hominum opínio ac voluntas ,

non natura moderata est : ur eee prin

cipes habeantur , quibus hominum

quídam coetus , quas Gentes 8c Na

tíones appellamus , princípatum dc

fcrre maxime vdluerunt. (Alain re ta

men id eſſe eos potifiìmum ſequutos

poſſumus anignadvertere, ur, quaelin

gna Scríptonbus optímjs‘ abundarent ,

preſet-rent cas ferme rehquis . Ita Graz

cí Athenícnſem , Latini Romanam , a: ,

nt temporibus propiora videamus ,

Cani Parìſinam , Hífpaní Castellanam,

Itali Florcntínam, aut certe Ettuſcam

przculerunt . Nempe cum viderenc ,

ex iis ſive cívítatibus , five Gcntibus

cxtiti‘ſſe quamplurímos ſummís ípgc-ñ

8c doärinis maximls in

linguam

ÌUdLOF_

niis przditos,
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studioſe ac diligenter excolcrcnt, ea

quc ,ſive in optimarum artium trada

tionc , ſive in earumdem ratione ho

minibus tradcnda utcrcntur , cam eſſe

omnium przstantiflìmam judicarunt ,

in eaque ſibi eſſe maxime elaboran

dum cenfuerunt , quam fammi illi vi

ri potiflìmum dclegiſſent, quaque eo

rum praeclara cogitata , atque omnis

doctrina contineretur . videtis 'ígitur,

quod familiarum nobilitati majores ,

hoc linguarum dignitati confcrre Scri

ptorcs . (a) qm quid conficitur .P

Nempe illud , quod ſupra poſuí .~ ſi

confenfu hominum ea: linguae reliquis

praelata ſunt, quibus cxccllentes Scri

ptores eſſe uſos viderunt , non vi [ua.

atque natura linguas linguis , ſcdípſo

rum

,___________.______...__.__..

(1c) In hoc Varchius pag. 160. edit. flo

l’cn. 173°. ſui Herculani non diſsentít .

Le lingue nobili non è dubbio, che hanno

non mici l’ efsere , ma l’ eſser nobili, 0 al

tramente che chiamare le vi vogliate, dagli

Scrittori.

In reliquis ab eo ego diſscntio:

Conſiderando , che , ſe una lingua non ſoſ

ſe tale , che gli Scrittori ſi Poccſsono ſervire e

onorare di lei , e lino , ſe non foſsero stolti ,

non vi ſcriverci) ono dentro, ſi può dire in

un certo modo , che le lingue facciano gli

Scrittori. i
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1 rum hominum opinione, ac volunta

Fc prestare .- ac propterca , ſi per ſe

ipſe ſpeäentur, eſſe omnes inter ſe

parcs.

Video , Florcntiní, nec vero diffi

mulabo, quid dici contra. hanc con

duſipnem poffit : Conſenſu quidem

hommum ac voluntate Îaäum eſſe » ut

przfcrrentur ezlínguaz, qua: xneliores

qqamfllizscriptoreshzbercnt s ſed PO*

tçuſſc Scríprotesipfos cam linguam P°~

tzſiímum delígerc , quae ſibi ſive mc

hor’alía, five omnium Optima. videre

mr! 8( eſſer*

Si potuít hoc fieri, ſi etíarg’faäum

*st- non poffum recuſare ,- quín cau

ſa continuo cadam . Verum_ ego {1C

que faäum eſſe ,- neque fieri pottpſſc

Mundo... Nam quid putatís 2 Cuſc

mnem, exempli cauſa, Latínam 1m

gnam, Petrarcham Etruſcam z bOnQS

"m1 scríptores alidsalias earum 3 (1313s

al) us illustratas, 8t tanquam nObllCS

Was a eruditiſqu: homínibus 69m*

mendatas fatemur , dclegiſſe PouflÎ‘

mu’m atque uſurpaſſe , quod ezfelz

quis meliores cſſent; an idea rehqlëës

cas faäas eſſe meliores , quod 3b "S

dclcéta: potíflìmum atque MHZ?”



'2‘0 Hiero‘hjíni lagomaîfini. .

ſint? Equidem hoc alterurñ verifflmun‘í

judico: primum illud omnino falſum;
Etenim quum ſe linguarum flobìilit'atis

Principes illi atque auàores ad [cri

bendum contulerum , linguas cas , qui

bus uſui-i ſcribentes erant, jam tum

cxtitifl'e, atque adeo in ore v.ulgí, ru-ñ

des iilas quidem atque impolítas , veñ

rumtamen ſari-S* instruéìas ,— omnique

vocabulórum genere abundántes , ver

'ſatas eſſe cel’ebratafque quis neſcit è

Neqne enim earum conditores ílli

ſed uſurpatores fuerunt ': neque eo'

ſermone ſcripſerunt, homines nímiñ

rum acuti 8c callidí, qui , ſiquidem eum

fibi ipſi ſno marte peperiſſent , a. ne

min‘e poſſetintelligi . Id modo unum

ſibi permitti quoídam voluiífe video,

ut: , ſi quando ea'srcs traäare coepiſó

ſent , quas nemo ante in eodem ſer

mone attigiſſet, certa quacdam vocañ
Ya ab iis ſermonibusì, quorum eran!

u --prorrita , neceſſaxçio mutuarentur

aut etiam alia ſui ipſorum ſermonis

propria , leviter immutata. innovarent .

Haé’tenus , quia faccre alitcr non p0

terant , liccre ſibi ab'ufitato- ſermonc

recedere existimarunt . At vero ubi

haec ſumma neceflìtas aberat, uſque `

SO Î

\
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eo ufitatarum vocum tenaces , Latini

przſcrtím, erant, ut. ſi 'quando uſi.

tatam quidem , {ed minus vulgo fre.

quentatam , ufui-parent , veníamquo

dammodo praefarentu-r , illis aut illa

rum ſimilib us , utentes formulis: (a) sic

enim jam loquunturz fi boc ”mbar-ripoſ- ,’/

fumus-z atque etiam, ſi novum aliquod k

(quod fortaſſe erat non novum , ſed

tamen ipfis. ut fæpc accidit , inau

dimm ) abſialíquo induci verbum au

díſſent, vitiofum ducerenç , graviter

que rcprehendercnx; quod, nc alia.

omittam exempla , quæ multa ſunt,

in M, Antonio , qui mmimam nove o

dixerat . ciccronem feciſſe {cimus ,

qnod ſ1 aliqui non ita religioſi aut

in novis induqcndis , aut in vçtustis_

vocibus innovandis fuerunt ( quales

Po etarum nonnuui , in primiſquc Dar}

tes Ahghc rius inter Italos ſuiſſe exist!.

macur) id neque cam fæpc fecerunt a

nt vocum ſive novarum ſive innpya.

larum ratio magnopere_ fit habcndaj

neque. non ncceffitatc ipli enum ali

qua , ſive rhythmi five mctn, ſive

convem'cntía` inter fe fillabarum ex

 

trcmarum confonautiæquc coaóti fea

. CCT

Q)uiimm 1 1 ser-ut ipfi loquuntur favgx’g.
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k

cerunt: 8c certe non tam illís laus trìñ

buitur , quod id feccrínt , quam ve.

nia, quod neceſſario fccerint, datur .

E0 igirur ſcrmone , qui eſſer in ore

vulgi, ſcriptorcs optimos eſſe uſos in

telligimus . At multum 'tamen inter

ſcriptorutmöc 'vulgí ſermoncm intereſ

ſe constat. Multum? Immovero plu~

kimum . Atque adco hoc ipſum ſatís

figni est, quidquid ,przterfigníficandi

vjm, habent bonítatís lingua- , adſci
tum id eſſe, non ínſitum , ,ab-ì Scrípto

ribus'habere, non a natura : ut pro

inde , 'fi vulgí fermo a bonis ſcripta.

ribus nſurpatus fit melior , confiten

dum ſit , non idco bonos ſcriptorcs

aÎios alias linguas delegiſſe atque uſur

paſſe , quod cz relíquis melíores eſ

ſem: ., ſed ideo faäas eas eſſe re‘líquís

mcliores , quod ſint a bonís ſcripta

ríbus deleäz atque uſurpatae.

(Did mihi tn ígitur gravitatem ,

quid ſplendorem , quid ſuaviratem ,

quid admírandam m2 linguas pulchri

tudinem praedícas? Curillam tantopc

rc amplexarís , 8c tanquam filiolam deo

ìſcnlarís tuam? 'Qpid cc mihi mole.

Rum offers P Qyid meas obtundís au

res? O`uíd te jaóìas magnificequc cir

cum~
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tumſpicls ?quid peregrinos inſeäaris?

quid irrides P quid barbaros vocas P

Nemo est barbarus lingua, ſed mori

bus . Nulla non lingua gravis , nulla

non ſplendida, nulla non ſuavis, nul

h non pulchra est; ſi quis eam modo

probe calluerit , eaque uti vel loquen

do, vel ſcribendo ſcienter poffltfa) .

Itaque, ſi quemvis deſpeaiflimum ſer

monem homo poliundæ orationis non

ignarus affumpſcrit, cumque artificio

quodam cxtrinſccus adhibito , quoöc

minus plcbcjas voces deligat, si quas

delegerit, apta inter ſe compoſitionc

collocet s præfcrtim vero rebus am

plis, magnificis , gravibus , non mi

natis , non humilibus , non ineptis ad

juagat ; modo prppriis , modo trans

lau's utacur; denique omnia , quibus

excultæ jam lingua: maxime commen

dantur, in ſua illa excolenda conqui

rat : Si quis , inquam , talis artifex

flcſpeáiflìmum quemvis ſermonem

"a, uti diaum est, cxcoluerit ao per

polic

 

`(c) ilii-c res &ſente-ui”) vi ſua verba} pa

titur , quz ſemper fatis ornata mihi quidem

'Meri ſolent , ſi ejuſmodi ſunt , ut ea res pe

pe'iſse videata: . M. Ant. apud Cit. l. 1, dc

o':
x. c. xqm
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`polierit: hunc ncceſſc est, 8c gravem

8c ſplendidum 8c ſnavem 8c_ pulchrum

haberi . Amd quidem ,ipſum licet et

iam e contrario intelligamus . Nam ,

.ſi excultum )am atque ~ab aliis .PCL‘PO

litum ſermonem quemvís rudís homo .

atque hwuſcemodi ar-tiñeíí `,ígnarus

.uſurpet , levem , abjeäam , invenn.

stam , ingratamque hujus oratíonem

ſerre quis _potest P ut omníno bonos,

qui pu‘xantur , malorum ſcrípcorum

ſermones non-minus aſpememunquam

.malos bonorumîexpctamus ,. Atque

hoc quidem in genere [cio Mediola

nenſi ſermone ., `quo multa, Carolus

Maria Magíus _eleganu’flìme ſcripſic ,

8c me 5c alias vehementer eſſe ſolitos

deleäari ñ Neque tamen admodum

eleganter loqui Mediolanenſes exi.

stimantur . Quis fermo ~ magis ,

quam ,Ljgnrum noſtrís quidem aux-i..

bus jneonditus atque abſonus_ habe_

tur è Eum _tamen Antonjus Folieea

:lario ſcriptorurn genere :mirifice exor..

navit.-Cava1]us vero ex eadem gente ,

homo ingenii feliciflìmi , atque ad

omnia, quod dc Catone díäum acce.

pimus, verſatüís , ad earn pulchritu

dinem acyennstatcm Patriamlinſggam

ms
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fiu’s fcriptis cvcxic , ut illa midemzer

dicam) poffit tali Scriptore frctascum

quavis -ex-elegantifiimis de dignitate

cercare. qudve Si ;pari ingenio aczfañ_

cnltacc homines eamdem novorumflc

muhíplícmm scriptorum genere 'mb'

dandam -excolcndamque -ſufcíperent .è

non-nc neceſſc-cſſct,~~eam brevi tempo

rc-in pretia atquc-in existímationc ,

addo ctiamnin uſu~eſſeë Nam qua. ul

la ratione alia aut Graeca aut Latítía

aut Etruſca-in hanc gloriam .. in qua

nunc ſunt, cclcbritatemque venerunta

sed a: illa 8c Piet-equa italica', miſera:

atque infelices nimirum jace-mis oa

tencñlucc; negîeótu hominum atque

fastidíis obſoleſcuntñ. Non easalieni

cxpetunt , -quod ſuis contenti ſunt a

non ſui adjuvamca vei quiadeſperant,

{e quicquam profcäuros -, 'vel quia.

utilius putantñ, magifque-c rñc ſincera

rum publica , a privata ſua ſore , ſi

quas frequçntari celcbrarique -a pleá

Piſque Sapkentíbus viris videnc, cas

ipfi quoque excolant.

Mque hoc quidem non ſingulorum

hominum , {ed univerſarum nationum

iudicium , quæ fuas linguas ncglígunt,

m: probaxas jam atque receptas am-z
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Pleäantur, quid valeat , Fiorentini,

mecum, qua-ſ0, conſiderate. Intelli

getis profcäo, non cam linguam ,

qua: patria cujuſque ſit , ſed quam

poriflimum Sapientes viri probave

runt, quzque est 8c pubiicis littcra_

rum, 8c privatis litteratorum homí

num rationibus maxime profutura ,

eſſe 8c pra-stantifiîmam &rcliquis om

nibus anteponcndam. Nam, ſi patria.

vi ſua aut dignitate aliqua valere poſ.

ſet,- ſì ceteris aut gravitate aut ſplen

dore , aut ſuavitatc, aut alia prmcipua

ipſius dote prazstarcc, poſſct hoc n0

bis fortaſſe concedi, ut patria: lingua

charitatem, 8c cujuſvis auäoritate ,

8c quavis utilírate potiorem ducere

mus. Cum vero nulla in linguis pre

cípua inſit ac ſua dignitas, ſedfit om

nium par vis atquc'una conditio ,

cumque alia tamen aliíscommuni Sa~

pientum virorum conſenſu, 8c certa.

quadam atque inſigni utilitate practcr

cztcrascommcndentur .- quid cauſa:

ſaris justx affette quiſqnam potest ,

quamobrcm, non niſi patriam ſuſpi

ciat ac vcolat, cxtcras vero deſpiciat

ac negligatP/Sed fuum licet quiſquc

ìudicium dc ſe , ac de ſuis rebus ſe

ñ qua
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quatqr : cifra: ſane ſibi .- periculo ſuo,

quomam ita vult, pectora cur tu

etiam mihi ſapicntiflìmorum hominum

judicia rcprchendas i Cur te interpo

nas? cur eorum audoritatem apud

me valere tua interpellatione non ſi

nas? Cut me quoque, hominem ſim

plicem , ferumque ignarum in erro

rem inducas? cur mihi cum fruäum,

qui ex cognitione talium linguarum

percipi potest, invideas.e Habcto tu

ubi tuam, quam optimam judicas :

ne parere magnas quafdam utilitatcs

~cquen'tem, ſapien‘tum judiciis stare.

lnrelligitis, ut opinor, Fiorentini,

zuíd in hac re mihi diſpliccat, quid

cprchendam , quid ptobare non poſ

im; sc quos hæc mea fignificet, 8c,

luamquam tacita , ſatis appellat ora

i0. Nam quofdam profefto ſuiſſe in

talia , atque eſſe etiam num ſcitis ,

luos tantum ac tam 'perverſum fuæ

inguæ stadium tenuerit , ut ei non.

aris ſe facere poſſe arbitrarentur, ni..

i latinæ , non unius (ut ſunt ferine

etere) {ed omniumgèntium judlCilS., i

: ipfa utilitate probatiffimz, horribi

r ac nefarium bellum indixiſſcnp.

@id hic tg0 vobis in cam olim dh

. B a. Eta,
/
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aa, quid ſcripta, quid faó’ca comme'

motem-s’ -Cum quidem *alii inopem at

que egentern_ ,- alii rudem atque im

politam ,~ alu 8c diäu aſperam, ö: auñ'

dituinſuavem eſſe criminarentur. Sty

lus etiamin miſeram ,atque immeren

tem a crudeliffimis laícronibus` acue

batur; i-llique, tanquam hominum ge

neri petnicioſae, 8c pueñrilis praeſ’ertim

attatis in Scholis ñ grammaticlis corru

ptrici , vis indigniffima afferebatur .

ì Excutiebantut emanibus ingenuorum

latini libri; italici ſubjiciebantut; at

que illi maxime , quibus ejus ſalus n0

-men ac dignitas liberrime petebatur.

Armabatur in matt-em filia : cui qui

dem impia tela ab impuriflìmis procis

ministrabantur. Jaäabatut in Italia, `

in Italia, inquam, Regno olim ſuo,

illa gentium atque imperiorum Prin

ceps, quae ieges Orbi univerſo dixe

rat', quae humanitatem ſei-is gentibus

invexerat, cujus Sapientia atque in

ſtitutis ſunt hominum ſemper mores

-exculti .- neque tantam illiGothorum

ímmanifiìmz Gentes e Ponto erum- ì

pentes atque in Italix pestem ac va

flitatem efferveſcentes , obſcoeno ore

ac barbaris motibus petniciem impor

ta.
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tax-unt, quantam ííh‘- in Ita-lia nati at

quc alti , diflís, ſcripti-sac faéìis ſuis

per ſmnmum ſeal-us atque immanita

tem affette voluemnt. Nec nihil vero

tanto ſunt furore ac tantís contenzio

nibus conſcquuti . Si non vitam, quam

peccbanr ,\ ademerwnt ,at cruenta qñuce

dam ccrtc ſpotia reportarnnm Viiuit

postca Reginae` aac Princípís Lingue

apud nonnullos auäoritas i: restinéta.

fune il‘la ani-morum, quae Prius fue

rant, mccnſa studia : plurímum ope

tz italicis, l-iteri-s, minimum latinisdañ

batur : minoris-pcrfcäum-lasínmn grav

vis hominis- atque eruditi- Poema ,

quam Ital'iciquatuord’ecim endecaſyixñ

labi inepti amatoris-aestimabantumnm

bilium zdcs atque* antes ítalicis can

tiunculis- patebann, l'atinisñ a-u: verti

bus- aut oratíonibus eran: obstrnäz:.

Qxid age-cent boni viri , ac bene dc

litteris ſentientcs , non habebant : vo

cem latinam publice’- mit-.tere ratio

non era-c: accX-amatíonc enim- multi»

tudinis- ímperítzv atque conviciig-comñ

preſſa eſſct .* latina polſi-9 abflcere ,

8c ſua 8: majorum judiciañ damnarc

( qui tantum in iis-opera: fiudíique po‘ñ

ſuiſſenc, quibuſquc auäoribus ac PPL…

B 3 cb
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cipibus-in Italiam post longum exi

lium valuti postliminio rcdiiſſcnt, ſi- ‘

ve potius pei-dia' cxtinfla. atque ſc

pulta. itcrum_ m haac luc-cm 8c. m hu

.jus coeli ſpintum adſpeaumquc veniſ

ſent) ſane` nolcbant. Quid facercnt-É

Sibi 8c muſis, id quodresta’bat unum,

canebant, :. libcllos ſuos posterítati re

ſcrvabanr, quam moxz 8c. ſibi 8c: lati

/”nís zquiorem, ſpe _quadam inani fal

ſaque induäi ~cxorxturam auguraban

tur ._

O hominum prudcntiffimorum. mi

nimc vera rerum fnturamm auguria I

o ſpcm fallaccm l O vanasatquc. inancs

cogítatíones i nonqum dcſzviit, F10

rentini ,7, tcmporum illorum ,,_ tanquam

proccua c adhuc in miſcram latmam

línguam tota. paſſim. Italiaaccrbiffimc

debacchatur a Nova, ſucceffit vetcri

` mas: {ed ingpnium. quod olim fuit,

Italorum [na-netx Favcnnadulantur ,,

blandiuntur, 8c, ſ1 hoc etiam Vcrbum

expeéìatis, lingua:. lcnocinamuc ſua: .

Unam eſſe , -tanquam virgunculam

omnium eleganriflima_ forma: ,b unam

decoram, unam cxpetendamz unam,

ut ita dícam, procandam puranr .. At

vero Latinam , ranquam aetatc jam

gran
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grandieflbetam anum, turpcm, rugo

ſam , edentulam , deliram , averſantur,

rcſpuunt, derident, exſibílanr, inſc

äantur. (luíd litteratorum hominum

Conventus , quas Acadcmias vocant,

nullo non in Italíae angulo instimtí ~,

num, nifi …ad italica. recítanda. atque

audienda , çelebrantur? Ecquem- jam

Italorum non propemodum pudet la;

tinum alíquíd in ejuſmodi Conventus

affette .3 Libri vero ſi qui eduntur ,

non-ne plurímí ſunt italico, víx aliqni

latino ſcrmone conſcripti? Quinctíam

pel-multi ItaIorum ſunt, qui italicc 1:1.-

tina ipſa. perſcribunt; quique 0b cam

rem modo vídentur latmam línguam

didiciſſc, ut latina. ſcripta pel-dimm'

cant, 8c nc omnino ’nosñ latinís ullis

literis indígeamus, ímo nc díſcere ,

aut undc aut quae didícerum íplî ,

poffimus. Nam quo illa canta non

nullorum latinos vetcres, eos prazſcr

tim , quorum est ftequencior in Gym

naſiís uſus , ítalice-interprctandi cu

ra studíumque pel-timer, quídve est

tandem cffedura ,- mſi ut paullatìm

latina ſcripta., tanquam minus jam

neceſſaria., neglígantur; iiſque negleó'

&is ex quibus omnis latina línguaqco

B 4 gm*
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gnitío petitur, olim homines latini:x

neſ ire coganturs’: Et‘vero quantam

pc iClCm putatis juventutiLatinitm

tis studioſa, quantam industria m0

ram eſſe allatam ,-. quantam deſidiam

animis, quantamque ſecuritatem istis

istorum interpretationibus, ingenera~

tam? Qui ſi id agunt, ne ſint otiofi,

'ne omnino nihil agant., pergant,v per

melicet, latinorumñſcripta Italice in.

:erprerari ; .edant etiam interpretano.

nes istas.ſuas, fi volent. Ineptos li.

bros, modo emere non cogaris , edi

ab ſuisauaoribus ferre animo zquo

poſſis- .. Verumtamen …co negotii ſui

t‘ruäu contenti finti.: hanc extare otii

ſui rationem ſatis habeanr: nihil pra:

terea petant,` nihil- fibiarrogent.: ne

que putenr., ſe quicquam vel latinis

literis non nocere, vel italicis inter

Pretandi ista ratione prodeflè .

. Namque hanc ſcitote, Fiorentini ,i

afferri tum ab ~ istis Intcrpretibus , tum

a reliquis Italico, non Latino ſermo

ne ſcribentibus cauſam ,eur id facianez

quod nempe- piurimum 8c homines Ita

‘ 11 italicis ſcriptis adjuventur, 8c Itali

cän nom-_en italicis quamplurirnisñſcri-ñ

p nbus illuſtreturñ.. Nam latina qui

dem ,4,
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dem , mquíunt, ignota {unt Icalis`,ñ.

tíeque veroìniſi 8c' longo tempore 8c

multo labore nota eſſe poſsunt .

Cnr non igítur potius latina: ista=ira~

licev -hominibus Italis proponamus ,,

atque ita, eos laboredif'cendi latinam

linguam levemus-, 85 celerius ad do

&rinarum cognitionem ducamus? An

Latini. grace latínis hominibus ſçríbe~~

bant ?- An-non grazea in latinum trans

ferebant? .An-non plane id agebant ,

ut grzcis literís non indígerent? An*

non Grarcorum omnem doärinamadr

{e transtulerum? An-non ita- immer-'

talem ſibigloríam compararuntr', pra”

clare de literis ac de literaris meriti',v

qui quidem non mod 0~ ſnos, verum

nos etiam praeflantiffimas quaſqueñfaa

cultates ſuo, hoc est, noto’ſermonc'

docuerunnCur non idem Icalis pei-mit

tatur ?Cur non ita.- Scriptorum 8c muló‘

ritudine &ñ'praestantia Italicum nomen

pofſinc Latinorum exemplo illustrare? '

jam est- apertius , ~ quam-ut 'testificaó

rione mea indigeatr, Florentinizistosy

qui haec loquuntur , latina: *linguas non

decus, ſed capnt, ut'ajunt", petere .~

Audistis enim &- industriamán ea adf

diſcenda-vituperari, &Latinorum,qm.

\ B 5, Lañ
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latinis contenrieſſent exempla corn`

memorari .:quaſi vero ,, ut hoc prímum.

cauſa: firmamentum labcfaékare inci

piam , aut, itzLaÎtín-i ſua adama-rínt z

ut graeca comempſerint, :mi` usa lari

na pcrfccerintl ut eadem Grazcis, non

indigetem ., quod fi unquam Latini

contenti, ſuis eſſe potuerunt ,_, fuit: vid.

certe Per ea tempora 1 qyibus Tullius m

Vírgíhus, Horatíusl aliique prestan

tiffimi scriptores floruerunr, quot-nnn

tum dodrinæ tumſermonís, elegantia

faäum est, ur illorum illa ætatem au

ream, nomi’narem-us ._ Atquí Tullium,

ad Demosthc'nem, Virgilíum, ad'Hoñ

merum , Hotatíum,_ad pindarum alias.

item ad alios‘ exgraecís Scríproribus.

totos fe contuliſſe, ſcímus :eoſdemque

Romanís ac Latinis. hominibus ſuiſſe

anéìorcs, non_ exemplo modo… ve-ó

rumetiam voce, ut Grzcorum vola-4

mínadíunoátuque ſibi putatent_ mam

nu eſſe vcrſanda… litat jam Ajneis il

la ,v dívínum homínís opus, toto La

tio vulgara, ac Latin orum omnium te-.

stímonijs ( quorum. nonnulíaconſigpa

ta, literis ad nos. uſque perveneram )

iudícííſque comprobata .. ExHomeriñ

tamen, tanquam fluentis hauríi‘ſc ad.

u. us,
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uſusſuos neceſſaria. Latini Poeta non

dcfistebant. .Aſpire llda-oniden, (eorum

ìngenioſiffunus atque elegantíſíímus

quidam diccbat) ( a. ) .Alpin Magni.

den: aqua, ceu finte: perenni, Vamm

'Pieríisom rigantur aqui: . Exaſhz zu.

tem aurea ma. felicique ztate , cum

Lario nihil decſſe videretur, quod qui

dem ad libcrales quaſque diſcíplinas

pertíncret, quod non ab ſuis ípſorum,

Scriptoribus 8c traéìatum _8c perſeétum

eſſer, greca tamen_ fiudxa a. Larinis

non modo nonneglxgcbautur, vemm

aprima uſque Puerítèa. ddigentiffimc

colebantur. Ex quo xllud 'e_st (Lu'ntí.

liani (b) Rhetoris ſane çloóhflîmi : .A

fermone greco puerum int-?Faſe rfmlo ...A

quia diſcipline': quoque- Gram-t Prius in

flituendus efl , unde e’fi* ”uſim fluxerunt.

Mirari igitur ſatis non quem_ potuíſ

ſe Italica: lingua: amatonbus xdoneos

videri Latinos, quorum exefnplo Ita

Ii ad latinam linguam neghgcndam,

8c ſuam modo ſrequentandam uteren

tur : cum illos tum quoque, cum ſua.

ſatìs multa eaque pcrſeäflflîrua. habe

rcnngrxcis tamen eſſe uíos vxdeamns.

B 6 Nam
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Namillud, opínor non dicent, med

liora faóta eſſe ab Italis latina, quam

abLatinis gran-:a ſint faäa . Quod ſi

dicerenr., quis non eosriſu potius ,

quam otatione eſſe:: reſutandos - pura-ñ

ret? At certe, inquiunt , multa. Gre

aorum in. latinum Sermonem Roma-

ni homines convertebantt Primum neñ.

ſcio, an tamîmultaea fuerint, quam*

putatisöe quam multa ſunt ea, qua:`

Fosex, latino -in Sermonem Italñicum

convettistis . Sed ſuerintſane . Quid

tandem idad rem pettine: ?f Num, ſi'?

quando hìoc feceruutz non utilitatem~

aut {nam , autſuorum ſequuti ſunt , ſed-

graecarum litcrarum interitum. (quod

v`os dc Latinisjn latinis tronvettendis,`

cogitatísñ) -Bc deſuetudinem inducere>

vvolueruntè-Quzdam e rec-o. fermo-

ne Cicero in Latinum tran ` [uz-Ara

ci phoenomena *- , .Xenqphontis Oeco- ñ

nemica ~, Platonis ?ſima-eum,- ,eaque ad- .

modum~ adoleſcens, annos- vix tres ,.

8:.. vigin-ti -natus . Qua, quidem exerciñ

tatione. id- conſequi modo*voluitñ,_,

quodzſeñ. quoque adoleſccntem alias

quadam non d-iflimili ,eſſe aſſecutum

I_-.Graſſus apud eumdem Ciceronem;

libro pximpçde Oratotcttcst'arur . Paz

ſica ,J
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l

I.

flca, inquir‘, mihi [damit, eaque fumi

”ſus adoleſcem- , ut- ſummorum Orav~

forum* Greca:- Oratiònes explímrcm ;r

quibus* leííi: ho: aſſequeímr , ut , cum

ea , quae legerem gmce , latine red-ì

derem , non ſolum ofztz‘mz's- verbi: ”tc-ó.

rer, (F' tamen- ufitatis‘, fed etiam ex*

primer-em qmedam verba imitandoñ ,L

que nova noflrí: efflent» , dummodoñ.

elſe-nt idonea . Idem plan-.2*Chriſtian-r`

num illnm Ciceronem , Paulum-ñsea.

gnerum (-cuìus h‘ominís nonmeataflóñ

tum, ſed omnium Doäorum sentenñó

n'a , quo ſimiliorcs, eo melioresñ Italiz

Oratores evaduntz tantumquc ab ſum-ñ

ma pcrfeéìione, quantum ab Segna

ri imitatione rccedunt ) idem, in~ñ

quam , ſpcäaſſe -arbitror : -Aem- Ci-`

ccronís in Verrem Orationcs ſcptcm,.

quas h'abcmus, non modo~ multum ,\

8c (aa-pc lcgiſſe, atqucadeo dcſcripfiſ-Î

ſe, ſed etiam-Etrufcas ſuiſſe-memo

ria: proditum est. E’odemque conſilia

uſum- praestantiflimumffloetam 'ſpr

quatum Taſſum Virgih’i dine-idem ita-

lìccreddídiſſc (id quod'ſcríptum-apud

nonnullosz video )j‘ exíst-imare- debe-*

mus; ,

~ Hoc ego noſſreprchîcndo '~ PQM*

’ ' Cth
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ſcripturís utile est , quemadmodum

olim latinis latine græca convertere ,

ſic iis, horum latine ſcripta , Italica.

interpretando facere Neque vero jp_

fis modo, verum ns, etiam , qui latiñ,

ne neſciunt , est id vchementer utile .

cujus ſimilem utilitatem, ſi qui latine

olim græca interpretari ſunt, ſibi et

iam proponere potmſſe , non nego .

verum tota hæc ac talis interpretandi

ratio , quam vim tandem habet? Num

cam, ut parvi eumſermonem faciamus ,

qui est. in alium interpretatione con

verſus ?Immoeam , ut magni eozsſſipſos

ſermones æftimemuss in quibus nom

vertendís, ſive ad ſuas, ſive ad fuo

rum utilitates, doäiffimorum Inter.

,Pretura industria elaboravit .` cli-xan

tum igitur ad negligendam latinam lino

guam valere debec, quod ístí dimm::`

latinos homines ſuifle latine graeco

rum fcripta interpretatoss quali ea. re

illi ltalis licentiam dederint, Icalícís

ſuis ſolum interpretationibus, omifiìs‘

latinorum fcriptis , utendiè

Quid? llla mnltumne valent P Nſ

mium ac laborem in latinis addíſcenó

dis ,. sc tempus impendi : cui incom

modo ltalicis literis occurri P Videre

quan
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quantum inter mcum atque ístorum

judicium intel-ſit ,. Fiorentini ;u Ego

enim ſic statua :_ malto. eſſe ad diu

curnítatem longius ,, multa ad labo

rem , molcstíamquc gravíus ,, ſi. ver-

nacula. lingua , quam~ ſi latina ,. do

ärínz. arccſquc.- tradantur.. Etcním ſi;

hoc fiat, ſatís est latínam língaam ah

Iíterarum fiudioſis. perdi-'ſci .-. id quod.

labore_ certe_ alíquo ,, at non admo~

dum ímprobo z at non. ſane díutumo

conſequi. non hcbes , neque-indîſigcns

quivís potest . Fac autem in earum

dem literarum traäatíonc a fingulís

quibuſque gentibus línguam uſurpari

vernaculam.. Proh Dcùs Immorralis I.

Qgjs tanta. mentís, acíe» przdítus repe

rieturz. qui` non* animum plancdìeſpon-ñ

d’eat, a, studioque-d‘oarinae, dorerreañ'

(ur ,, ubi ſibi? (fiquídem. vclit. eruditío

nem etiam peregrínam, atqueexoero

rum homínum. d-oärinam non ignora-ñ

rc) prztervcrnaculum, grzcum etiam,v

Latínum , Hebraicum ,, Illytícum , Per-ñ

ſicum ,, Pol’onicum , Sarmaticum , An-ñ

glícum» Scoticum ;Hyberuícum , Ba~

tavum ,, Germaní’cum ,. Hxſpam‘cum ,-5

Gallicum, Italícum-,l omnes demqucz

omnium Scripcorum ſcrmones eſſe, co~

gnQ~
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'gnoſccndos intelligams certe , qui vel

ipfos Latinos græce. non-latinei fori-

pſiſſe manent… ut homines studloſi

uinam modo linguam, non duas, ut

nunc fieri nccoíſe. est,,diſccre coge

rentur; id optamzl quozmultum pro

fecto humani ingenii imbecillitati , in.

hac vitæ brevitate confuleretur . Isti.

autem mifericordes homines , atque

humani ,- ut nos labore latinam Lin

guam difcendi levent , tum latinam

ipfam nos difcere.. tum reliquos om

nes prærereacogunt ._ Aid quod

majorem etiam , quam nobis ,\ labo

rem posterítati , atque onus imponunt?

Vere enimait Horatíus z ut Sylmefb

[iis prono: mutantur in annos ;. Prima
cadunt .- ita verborum fretus interit ata: ,

d?" juvenum ritu florent modo nata-m1

gentque… Qxod fane ita effe 8c. latina:

linguae , ac [calice, ipfius , denique om- I

mum, quæ ſunt, aut fuerunt,.ta.m

multis viciflìtudinibus, quas non lon

gis annorum intervallis contigiffe con

flat, . plane omnes intelligunn Ergo,

filtalica. quoqueu quæ nunc vigct,

quamque isti nos: unam- difcere .. nc

alias cogamur, volunts confeótis ali

qgmn saeculorum curfibus ,. obſqleve

i ,i

r
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:It , atque adeo íntcrierír .- novaque

in Italia, atque alia. plane ſucceſſcrit

( qualis Italica hæc jpſa. latinam olim

excepít) .-. quid illam futurorum ho

mínum prolem ,. in. alia tum lingua

natorum, faékuram, o vos vemacu.

larum Pan-Oni, putatis-i Pnobaturos’

ne eos It‘alicam hanc, quæ hoc qui

dem tempore popularis est, nobiſque

,vcrnaculañ qui potcrunti Si vere di,

citur, id quod certe dicitism folas Cſr

ſc vcrnaculas quibufque gentibus pro

bandas, non poterit illa posteritas

hanc; quæ ſibi vernacula non eric ,

certe probare; nec voler, velim au,

&cricate argumcnt-íſque commotaflaf

borcm &tempus-in aliena. lingua con

{umerc : ſuo ípſius [ermonc doctrinas

omnes , arteſque perfcríbet . Quid

tum huic vesti-2 fiet, quam tantopcóñ

rc deperitís, pro qua tam vehemen;

ter laboratis è Vcstrís ſententiís, ve.- .

firoque, ut ita. dicam, ladío miſera

ìngulabítur . Quod ſi anc quoque

vestram , quæ venturae illi. posteritaci;

vcmacula non est futura, probari ta

men ab ca , uſurparjque malletís.:

cur vos Latinam , quod uobis nonv

ſi: vernaçula ,, eſſe, nobxs- zmyäobam

` am,
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dam fiatuitis? Cur non~ cam potius

vestrz illi posteritati, egregiis dodri

nis ínstruäam, tranſmittitís; ne ea.,

præter vernaculam fuam , ipfamque la

tinam atque alias omnes, etiam hanc

vesti-am diſ’cere, majore certe cum la

bore, ac temporis impendia , cogatur?

Non moveatur homines pertinaces,

ac propemodum inhumani .. Pet-stan:

ltalicam hanc 8c iis , qui nunc vi

vunt , 8c iis , qui viam olim ſunt ,

præter cæteras omnes , ac præcipue

latinam , commendare . Ad Latinos

ipfos provocant, 8c Latínorum judi

cio latinam ipfam Linguam poſſe con

demnari pumnt. Ajum: enim z Lati

nos non grace, ſed latine ſèrípfiffe:

ltalos- propterea non Latine, ſed Ita.

licc- ſcríbere potiffimum oporteñre. In

quo.- illud primum reprehendendum

est, quod negant, Latinos graece ſtri

pſiſſe. Constat enim, qui id præclare

ſe facere poſſe arbitrarentur, facere

non omíſiſſe.Fccit Lucius Lucullus (a),

fecit T. Pompomus (b) , fec1tM.Tul-‘

~ lius ,, '

( a) Dc Luculli hifioriis graece fcriptis Ci.

ceto ad Attic. l. 1. ep. 19.

( 6 ) De Pomponìi Commentario grzcocí

"ro ad eumdem 1.2. qh r.
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hus, ſecit Acilius ( a ) , fecit .Elia.

nus(b), aliíqne pei-multi fecerunt.

Sed certe non multum graecc Romani

homiues latinique ſcripſerunt. Cum

enim erud-itíffima.- Gta-:comm natio

cgregias omnes, maxímequeliberaies

diſciplinas. non traäaſſec modo, ve..

rum etiam mirifice ſcriptis illustraſſet

ſuis, non putarunt quífíquam ſe no

mine Romano dignum m eodem ſeri.

bendi genere* Poſſe* praestare; neque

noáìuasz m: graeco proverbio dicere

coniueverant, mittendas eſſe Athena.;

ccnſuerunr. Acccdít, quod Romeno

[pi

W

{6) De Acìlio Cicero lib.3. de Offic. cui.

5) Claudius Eli-Anas Prznestínnc (e, Sui,

da ,graeceſcrìpſic vacìam hifloriama 5t hici-.do.

Anim. quem Philostratus .

ſhrum, affirmat extra Italia fines numquam

ſuiſſe egreſſum .v Atquc [line ìnud M- Antonii

apud Cicer. l. 7._ de Orat- c. 16 3'- Semper ego

existimavì jueund‘iorem &{Pl‘qîÈÈMcm huiç

1 -Popolo, Oratorcm foi-e , quàcPiîrî‘de nulñlälrè1::.

”imam artificììaiìcujufs z d › A

mmm rerum ſignìficauoflcn1 ale': - tque ego,

idem existimavi , pecudîS_eſſ° “W hominis ,

eum caritas, res Grzc’x ſuſciperemz, proſiteren

tur , agerent .- . ñ .yoflìceflnmſ i n°11 admove

re autem, ö: , ſ1 pahm audit? e03 non aufieresî

”e minuti-fl apud ma: un” auüannnm

ma”: , ſubauſcukando tamen excipere voce:

comm , è! Proeui , quid narrarent , attendere .

l. 7.` de Vitisusophh `



'44 Hicronyrm" Lagomrfinſ _

ſpiritu ſuperbi-aque elati , non. qu

alieni, ſed quid ſui de ſc' cxistimatur‘i

e (ſent, laborabant .› ltaque eo fere fer

mone fcribebant ,- qui a ſuis` ,- non

qui aut a Grzcis, aut ab aliis genti

bus , quarum erat 1111s vulgo deſpe_

dum nomcn, íntellígerctur. Dcnique

id maxime ſpeëcabant, ut græcis ,

quorum opcs fugerams, imperíumquc

terra, marique fuftulerann literarum

quoque gloriam adlmcrent, (Did ſi

mile in ltalis P Num , ſi Latine (cr-ì

pſerint, timent, ne ob cam. rem aut

non five a ſuis, ſive ab extcris intel

lígantur, aut eorum fcripta tamquam

vulgaria , ac minus neceſſaria repu

dientura Scribant. modo itauti opor

ret , hoc est- , polite , atque fapien

ter 3 nec dubitent, quin ab innume

ris doëtiflìmifque hominibus,ea, quæ

fcripferint , expetantur . Etenim , ſi

ratio omnium eruditorum , qui ubi

que terrarum funt , incatur , multo

eſſe plurcs. hoc tempore, qui Latina.

intelligant , Latinilque literis dele

étantur, quam Romanorum fiorente

Republica reperirentur . Graèca- tum

maxime apud omnes fere gentes cc*

lebrabantut , Latina., ut ait cicero

pro
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Pro Archia, ſuis ſane cxiguis fini

` bus oontinebantur - (Lgíd ergo est?

Cui isti kahce , non Latine 8c ſcri

bunt ipfi, 8c ab Italis omnibus ſcri

bendum cenſçnt i? Illud _est profeé’to ,

;d [Pedane, id moliunturv, id agunt ,

ücerzrumgloriam , quam LZUHOSGI‘Z

cis adimere voluiſſe Paullo ante com-h

Ì memorzvi. O hommes cum stultíflì.

' mos, tum vero etiam `maximc íngra_

t to: l Hanccine vos Latinis vestris ma.

joribus referre gratiam , ut, a qui..

bus tantam rerum omnium gloriam

accepistis , quantam exteraz' gentes

prope :iure vobis invñideant, dc eo.

rum vos gloria minuc'nda, atque ad

eo cxtinguenda cogicetis ;.> Siccinc

vos mortuorum voluntacem -negligc.

re , 8c eorum -conceytae {pei , atque

expeaationi npn ſatisfacere, ut , fi

ì quidem Imperium, quod wqbis teli..

‘ querunt , teuuere non Lotuiſh's , ne
l ſermonem quidem ., exiguam íllam

i quidem ,ſed tamen unam reliquam

'ì tanti Patrimoni: parte-m , conſervare

l ve-lisìs‘? Qua: (maſuml) haec est tan

i ra perverſitasl qu haec tanta impot

i Unit”; Quad hoc tantum rcifmn

avi

atlatinis eamjſcriptis ſuis zyraeripiamz .



'45 hieronymi Lagomarfini

avitarum , domesticazque mcmoriæ ſañ

l’cídiuml (Luid faciant alieni, ſi tam

ſum: ſui in fuos íngratí, tam remíffi,

'cam diſſolutí?

v sed stultitiam etiam homínum,Flo

rentiní, conſiderate. Scílícet tam bc

ne est rebus Icahcis; ea ſunt tempo

ra ; ea fpes ostenditur v, ut Galli ,

Hiſpaní , Germani, Angli, reliquae

que nationes cxtcræ latinarum litc

rarum curam ac cogitationem abji

cíanr, quo ſeſe irppenfius Italícis de-ç

dant. Ab his nimirum majores quaſ

dam, .quam ab illìs, utilitatcs ſe eſ

ſe conſccuturos ſpcrant; 8c ita Itali

cum hoc nomen ſuſpíciunt , ut pra:

illo latinum , atque adco ſuum con

temnant. Numquam fane cxtcrni h0~

míncs, qui in ltalicis literarum mo

nutnentis operam aliquam studíumque

ponerent, dcfucrunr, nec vero dee

runt : quod Itali quoque in illorum

cognofcendiswmultum feccrunr, ſunt

quc faéturí. verum hoc tantum po

pularium Linguarum fiudium,.& hæc

nçnnullorum patrio íermone ſcriben.

dl, ſive voluntas, quod ita malunt ,

five neceflìtas, quod latine non poſ

flmh facit, ut ac illi nostrís , ac nos

illo
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íllorum literis índigeamus . .At cette

utrique malle debemus, ut, qua.- co

gnita. ſum: omnibus prostituta, ea ab

omnibus non ignoto, ut cuique ſum;

fiere peregrini, {ed noto, qua1isjlati~

nus est, ſermone ſcribantur . Amd

ſi jam non plurimum latina valuerint,

ſi patrius alicujus Gentis fermo est in

latini locum aliquando rcgnumquc

venturus , citius profeéìo , in hac

tanta exteraçum gcntium colluvionc,

in tam crebra .dominorum mutario~

ne, tamque repentinis rerum Italica

rum ac tantis converſio-nibus, quané

ras 8c legimus, 8c audivimus, 8: mc

mìnimus, 8c videmus, dediſcent Ita

li Italicc, 8c peregrino neſcio cujus

exrcrz nationis loqui ſermone condi

ſccnt , quam ut Italicum ſcrmonem

exteris nationibus invehant . Sed ſu

pen' meliora . Vigebit , vigebit , in

quam, Italicus in Italia fermo ,_ nec -

ullo unquam tempore, aut una ere

grinitare delebitur . Et vigeat anc .

Nam 8c copioſus est, 8c commodus,

8c ſummis ingeniis excultus , atque

perſeäus, 8c certe nobis, ſive ltalis,

ſive inter Icalos ageneibus , neceſſa

tius. Vcrumtamcn Latino plurinjium

tr].
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xribuat , nec cum -illo de dignitate

econtendat -: «qui , quemadmodum

voifienlfum est , ſua *vi , atque natura

nihilo inferior -cst , omnium vero .gen

xt'ium opinione , atque ipſe. utilitate

multo ſuperior.

'HIR
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*.'Pro Scholl': -Tublicís Orátío babi”

.Fiorentino XVILKaI. Febr.

173?*

Uum anímadverterem, Floren

ríní~, publicas pcrltaliam Scho

las gravi ac díuturna apud nonnnl

los infamia -flzgrarc s -eoque rem pc»
ne adduäam vidcrem, ut nonmſiſi pri

vata intra domesticos paric-tes adole

ſcentulorum infiinum’o probarctur, .id

quc non modo pubh’cis Doäoríbus

injurioſum , Îverum etiam Doéërím’síp

ſis cffc maxíme ínfestum ínteiligcrem:

rem ípſam ad vos , ramquam ad 'le

gitímos quoſdam diſceptatores, z

quifſimoſquc Judíces deferendanr) g

czuſamque tot homínum h0nest1flì~

morum, tot illustrium Gymnaſiorum,

Lirerarum denique ípſarum eſſe mihi

exhocloco ſuſcípíefldam putavùqmd

ſi hanc tam malam de Scholís puz

Ofluſo, Tom. .XI/I. C bli_
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blicis opinionem ipſi ſua ſpontç ltali

homines ſuſcepiſſent , ſuaqu-e in ha::

re, non aliorum judícía atque auöto

ritatem ſequerentur ,fortaſſe alia ora

tionem meam convertiſſem , atque

huic omni cauſae ac contentioni ſu

perſcdiſſem . Etenim Italorum inge

niis , 8c in re literaria constitu‘e-nñ

da atque ordinanda. prudentix tan

tum tribuo, 8c ab omnibustribuenó

'dum puro, ut, quoties de literisaga.

tut, quas ipfx e Greacia; arceflítas apud

ie omnium príncípes collocarunt, 8c

[Sentina] barbaratum colluvione de

inde extinétas ad vitam longo inter

vallo rcvocarunt, revocataſque uſque

ad hoc tcmpus ſumma cum earum ,

ſuaque diguitate retinusrunt, nemo

mihi aut cuiquam gravior eſſe auäor

debeat. I’tal0s,,Italos, inquam, bo

narum licera-rum parentes; de lite

rarum ratione przcipientes, 8t ſiye

vetulìas conſuetudines tollentes, ſive `

novas inducentes, zquo animo, im

mo '8c lihentí: ſeram. Illud verò fer

re quis puflìt è Submitti quotidie e

tranſalpinis tranſrnariniſque regioni

bus , non modo archetypas illas co

mendi capitis, totiuſque corporisve

stien



orationer due. - 5-:

stiendí omandique arbitras, 8c mode

stiae gravitatíſque Italica corruptrices

Pupas; verumetiam ieviffimos quo[

dam , &- nonniſi stultitiz atque imó

pudentia* -pleniflimos libelios , qui

bus non dicam (id, quod vere dice

re gravíterque poflìm , lì Theologi

Doétoris perſonam agere, non Rhe

toris veiim) credendarum a christia

no pioque’ homine, faciendarumque

rerum ſumma conveiiitur ; (ed certe

( id quod Theologo minus doiendum

est , verum Italo Rhetori deploranſi

dum est magis) Italorum ſapientì'flì

ma* ac vetera Doärinarum instituta,

atque uníverſa humamìatis’tradenda- ›

ratio libere aperteque reprehenditur,

atque emendatur? Atquc ut intelli

g‘atis, quae isti in publieis Italia at

que adeo omnium genrium Gymna

ſiis, 8c quam ſine u'lla ſatis probabi;

li ratione reprehend-a-nt , coiiigam

Prius ac brevirer‘ recenſebo crimina

tioñes eorum omnes.- tum ſingulis

quam accuratiffime planiflìmeque po

tero reſpondebo. Si qui autemin hac

ſrequentiffima leäiſfimaque concioó

ne adſunt , qui, ſive eorum; quos

contra diäurus ſum, auó’coritate perñ_

~ C z moti,
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moti, _ſive ſuo ipſorum judicio pet-z

ſuaſi, cum illís ſentiant; pero ab iis,

ut ne me putent (postrflmum .qui.

dem omnium, qui non modo in has

'Urbe, ſede-in univerſa Italia ſunt, vc*

umtamen publicum Praeceptorem )

hoc publicarum S,cho)arum Patroci

níum .ob cam rem deſerere debuiſſe ,

quod ipſi obtreétatorvnm nostrornm

numero accreverint, ac, _tamquam

auxiliaria ex Italia manus , in castra.

çxternorum hofiium advenerint, Amd

ſi lie-:re ſibi arbiçcantur , institntum

hoc totius Ipalia: public; doçendi ,cri

minar-i; noſque ipſos, qui in co ver.

ſamur , reprehendere z interdiáum

nobis exiflimare non debenç, qpOmL

nus kept-.clienti ratipnem fafli nostri

reddamus, 8c graviffimas nostramm

Scholarum criminationes depellamus,

03_05 quidem ego confido, ſi me di

ligenxcr , aeguiſque animis_ attçnderint ,

npn modo mihi hujus defenfionis meg:

wcniam daturos , ſed etiam ſenſuros

nobiſcum , ;8c ex adyerſaríorum prg`

fidiis perfugas in *no-stra castra. ven?

xm'os.

‘ Pu_bîicarum Scholarum graviſſima.

ha; ;.ſh eſſe .ajunx incommgda; pri

mum 9
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mum , quod dele’äus fieri Magistra-ì

rum non poflìt, ſcd-quoſcum-qne'ſors

obtulerit , atque adco minus etiam*

aliquando ídoneis_volenti diſcet‘e ſit'

ntendumz ii autem ipfine tamdi-u qui-a

dem poffint, qnam’diu diſcentium uti

lítas requirit , retineri; ſed ſaepe ſrnt‘

in medio curſu amittendi , cumqu‘e‘

aliis non'nu'mquannv deteriorib'us come

mutandi .~ Dcind’e , qu‘od tam mu-ltis

auditoribus , qu‘ot ad Scho‘l'as publi

cas confluere vulgo ſo'lent , unus ſuF-~

ficere Doéìor nequ-aquam poflìt: quei?

etiam ex rc fieri, m: díutíus quam-ne

ceſſe fit‘ iiſdem in Schoìlis diſcipuli de~²

tineantu‘r ñ. Ter‘tio- deníque quod in:

tanta. omnis -generis j-uvenCulÒfflfflÎ

multitudine ac contuberniò nonniſi-ì

pefiìme bonis moribus conſula'tur .

Videtis tria eſſe omnin‘o crimi‘na :ib-

istis in publicas conjeótascholas: pti~

mum de genere Doäorum*: alterum’
d’e diuturnitat'e docendei :- tertíum- delv

moribusr - - z ’

Hic ego , .ſi'páu'cis-age'r’e' , t`ot'_am-‘

que cnmmatxonemuna intcr'ro'gatſunñ*

cula' , ta-mquam- machmam- ahquam-T
uno impulſo la_b’efa&are velitn-atgu_e—'v

-Pcrvcrtere,.- facile poffim-,-Fl0rent1nr.~›

C3 Q22
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Qlzram enim : fi vere ifta dicuntur,

qui nam fieri potuerit , ut publicis e

scholis tam multi in omni temporum

memoria doétiflìmi, Sanäífiìmique vi

ri prodirent? Namque ut ne ex hac

ipfa urbe diſcedam , ac ne non modo

viventes nullos (qui multi ſunt, civi

tatis lumina , ö: literarum grzcarum

latinarumqu-e decus ac columen) ſed

ne mortuos quidem ullos ,quos noiſe

plerique vestrum non potuerint , no

minem .- duo certe paria , quae instar

multorum eſſe poflìm: , utrumque ſin

gulare atque excellens t ſed alterum in

alterogenere præftantius , Benediétum

Averanium , atque Antoniurn Max-iam

Salvinium , Thomam Bonaventuram

Gherzrdeſcam , atque Aloyſium Ma.

riam Strozzi-1m ex hoc ipfo Gymnaſio,

quod mihi nunc est coner-editum ac

commendatum, memoria hac nostra

vidimus exstitiſſe. Poſſem etiam illa

commemorare , quæ valere cerae mul

tum dcberent: apud omnes paullo hu

maniores Gentes, nullo non tempore

publicaGymnaſia difcere volentibus

patuiſſe: tantumque hujuſce rei, pr:

ſertím apud Romanos illos veteres ,

maudoritatem ae veluti religionem fuif

[e.
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ſe , ut plurimx ex condiſcipulatu ar

&iffimzque neceflitudines in omnem

deinceps reliquam vitam constiruerenñ

tur. Tum quazrerem.- num aut in ha;

juſmodi Gymnaſiis instituendis erraſ

ſe, aut, ſemel institutis, non incomñ

moda, fi qua erant , postea vidiſſe ,

aut , ſi vidit, non ea , {ublatis ipſis

Gymnaſiis, corrigere voluiſſe tota an~

tiquítas iudicanda ſit? Haze ego omnia

przrermittam , ſatis illa quidem firma

pei-[eſe atque illustria, veruntamen ,

propterea quod nimis univerſe diciví

derentur, non peri-nde ut ego velim,

ac res ipſa postulat , pondus apudnon

nullos atque auäoriratem habitm-a .

Place: igítur pedem , quod ajunt ,

propíuñs conferri , 8c ſingulas crimina

t'iones ſuis ac propriis reſponſionibus

tefutari . Aç primo quidem , quod

queruntur, Magistrormu dcleaus tol

li , eligendique optimos quofque po

rcstatem adimi ,. iiſque neceſſario eſ

ſe utcndum, non quosmaxime proba- ›

verimus , ſed quos ſons ipſe. in publi

cis Scholis obtulerít: quid , ſi opti

mos uoſque ſors ipſain publicisSçho
lis okilerrct .3 num Magistrpxum ?lele

&us illos , eligñendiqueſherîm ?Fore

4 a*

z
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fiatcm magnoperc dcfiderari oporte'ñ

rat P. Acqui ſic ſe res- habet:: m: opti

mí quiquc- mag'rstri ſere nonniſl in

Scholis publ-icis rcpcriantuv'.- In quo

nonnullorum erípícndusest error,.quí

ita putant., docendi rationcm-opcíñ

mam ſic eſſe cum ſumma doärina con

juné’cam, ut ab ea ſcparari divellíque.

non poſſit, nihilque inter` doótum ho

minem , atque Doéìorem intereſſe ;

ut , qui maximcdoärina excellat, idem:

maxíme ſitad docendumaccommoda-v

tus. Id est, longe ſecus. Dodosegoñ

homines poſſim quamvís multos pro~~

ſerre , qui ſe ipſi tamen minime ido~

neos ad docendum 8c agnoſcentröc faññ.

tebuntur .. Labotem haec res. przcíñ

puum quemdam , zrumnas maxímas,

mcrcdibíles- molestías affcrt .* innume-`

rabiles diſccntínm ineptiz , stultitíae ,,

nequitíz dcvorandae ſunt.. Levítas ,

garrulitas, ferocítas, tarditas, ceſſa*

tio ferendaest .flLü-fc non ante. ani

mi invíäa quaflam patient-ia. toleranññ

tiaquc mumenç, 15, quamvís doótusñ

fit , non parent hoc munus diutíus,

ſustmcrc : qum lmmo , quo em: ipſe:

doóhor atque mgemoſior, hoc ſe mi

Vnus eſſe aptum adolcſcentulorum in-~.

Se'
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gen‘íís excírandís atque in stituendís ín‘ó
rclligetì. Màgís enim diſcentiumtarñ'

ditate aut negligen‘tia commovebitur.

Nam , ur przclare Tullius , (ap-_Quo qui/l

que efl jbllertíor, atque íngenzofior , boc

sfocet iramndius . Quad enim ipſe celeriter

arripuít , id cum tarda PeÌ‘CÌPi vide: ,

diſcrucíatur. Maxime vero eodem ac

cedat communica-ndx doärinae quae

dam facultas oportet ; ut neque plu-›

ra rradantur, neque ſubtilius, neque

jeìunius, quam diſcentium estcaptus..

Bam' certe faculcatem ſzpe ab- do-ñ

&iſſimis abeſſe'viris- videmus . Si- quan~

do igitur Doäores omnium optimosa

quzremus, non- continuo doéìiſſimosy'

quoſque homines putemus nobis-eſſe:

quaerendos .-‘ statuamuſque Magistra-

rum przstantiam non tam in doëtrinzr

commendationc, quamín-egregia eius:

tradendae cum facultate ,- tum volum

tatc conſistere*: neque ſatis efle ,v eos;

ea ſcirc‘, quzd‘ocent, níſi 8c ſciant &

velinr ea ipſa, docere , quz ſciunt'_.

Num igítur tales non fere ſunt ii ,.qui-~

bus docendi munus est in Scholis- puóñ

b‘licís-deman‘datum? Faucor, ina-plc;

n'ſque civíratibus- reperiti aliquos and;

c s-x quan- fl

({flf PÌÒ Koſ. Còmn:. 3h
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quando poſſe doäiores : ſed qui me

lius tueri partes Doäoris pofſint, non

ſere reperiti confirmo. Nam primum

non temere-*ad eam provinciam negli

genterque adſciſcuntur 5 ſed ab iis ,

qui publicis Gymn-aſiis. przſunt e ſum

ma cura , ac prope fastidioſe. proba~

ti delíguntur . Scientia in illis earum

rerum z quas prof'eſſuri ſunt , eaque

non vulgaris , ſed. etiam in compara

tione ptacstans atque excellens 5, mo

'rum gravitas ,, ſeveritas , probitas ;

przcipue vero illa in doc-:ridoL quam

modo dicebamus, patientia, ac com

municand‘z- doóìrinae-/facultan `facili

taſ ue requiritnr. Nón‘atrocior ani

ma verſio, non diſſoluta indulgentia ,,

non oyeris. vocatig ,z ímmo ne, alia

rum quidem 'rerumoccupati'o permit~

titur ., Hzc Gyninaſi‘orum moderato~

res.. fcilicet curant; his ihvigilant at

que. instant; haec repetunt; ſuntque

cum maxime in, delig'endo ſoll‘ertes ,_

tum minime etiam in proband’o. reññ

miſi]` Quad ſi ſpes. illos. fotte fefel

leur, neque. ſatis expeóìationií , ſuo

que- numeri Doéìores publici facerc

videantur, Paratum remedium est .

Magisteno ccſſantcs. rcmoventur;v di`

ligen
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lígentíores magifque idonei ſufficíun

cnr. Verum huc quam non devenienñ

dum est faepe .e Facit enim ipfa publi

ci muneris amplitudo ac dígnítas, ho

minum fama atque existímatio , stu..

dium probandi ſui cum omnibus ci

vibus , tum maxime Magístratíbus ,

contentio quædam inter ipſos atque

zmulatío, vehementer fedulos in do

cendo atque impigros Praeceprores ó

Au', ſi mercede docent , [pe etiam

praemiorum magnopere commoven

tur. Si vero nullis utilitatibus fnis

prop'oſitís, ſed civicatum, atque ho

minum commoda, Deíque in hac

ipfa re voluntatem , gloriamque ſpe

&antes ad docendum acccdunt , di

ci vix potest, quanto acrioribus stí- .

mulis ad bene docendam incitcntur.

Nulla enim res /est, quæ honestum

ac probnm virum ad ſui muneris

partes implendas vehementius impelg

lat , quam hominum ipforum bcique

charitas. Deníque , quod in reliquis

artibus contingit , ut uſ'u atque exer

citaríone perfeäe cumulare-;que di

ſcantur, id in hac quoque-docendi

fieri neceſſe est . Aamobrem etiam

ſi primo in Gymflaſia adventu-noni

C 6 ita
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ita.: ab… omnibus copiis paran- acque:

instruóti Magistri puphciz rcpenanturfl

at altcro magístern anno reperienó…

eur: ſinon- alter!), certczrerrio : 'quar

ro- quidem ſine~controverſia ,*. quinto,

vero ,ì ſexro , ſeptimo,, reliquiſque deñ.

ipceps ,k quistam_ hebeseſſe perDeum,

immorta-Iem , quisztam tardus plumó.

bcuſque, cenſebirurz quis non hanc ar-`v

tem , in qua una ramdiuzelaboraóñ

vir, _poflit prmclaxe perdiſcere ?. Ger..

te &quis-:est eñjuſmodi, ut post'aliñ.

uor aflnorumsexercirationcm non.

axis in docendo exccllens. evaſurus.

VideaturLhu’nc neceſſe est tam nu1-…

lo ingeni0.,,tamque non dicam stuó

pidum,.ſed fiipítemveſſc , ut neque

voluízſſe is ſuazſpontet neque aliorum.

jodicio ac volunrare permxſſuseſſeuſh…

quamaddoccndum accedere ſir exi-.

- flimandus. Itaque ques-.unos emultisx

acernma aestimarione deleäosì, (1130s,

ſuaedigníraris, .quam videnrpculis ,,

a: .judiciiszmultorumeſſe propoſitam , ..

fludioſqs ;g quos aut_ {pe praemiorut’rxr

incenſos ,,aut Dei hommumque exr….

míaflcharitarez iafiammatos ,per-din., in .

tamquam pulvcre,deſudar_e;,quosñ

1d unumagere ,- quosdocentcs 1n,Scho-` ..
i ' i i
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líä publicis conſeneſcere videmus , eos:

proſeéìo peritíflìmos quoſdam in arte

docendi , atque-cxcellentiflìmos Mit-

gifiros existimare debemus .-- qui qui*

dem ſi talesnon ſunt, qui potiuseſññ

ſe debeant , plane non video .Î-ìIta-'~

que aut nulli ſunt excellentes D`o~
äores, aut, ſi-quí-ſunt, ii-certeſuntìñì

publici. Quod fiv itacstt quid est-cur‘

isti Corrcötores atque emendator'eenoà

stri de- optimis Magistris deligendiw

laborcntsì Parc-1m* opera?, fi~me auñv‘

dire volunt .--alio {das curas’reſé’rven’t :

neaäum agane. Nihil-opus est ele-9`

äione. Habent-jam Ita-line civitatcs a

ſápientiflìmis viris delcäos , quibus›

meliores deligere-c-crte'ipfi non poſ-ñ

ſent; . Wed ſi~del~igeretamen volent,':-"

non repugnabo: modo inter ístos ipſos ~

deleaos- delígant- -. Non poterit *im

tanta. dcleó’corum copia ,` quem- ipfiî

delegerinr, non eſſe eleétiffimus . A_t-

certe: inquiuntz quid prohibet,v Pri-.4

vatum Doäorem-pari ~, ae publicurnx

eſſe excellenriaQ-*Immoz i-nquam,`- m-w

hil prohíbet, --eſſe- etiam , fi‘vultísz

ſuperiore :quid tum P--An nuncidag’tf’é

tnt, poffint nec ne bo‘m pnvàtla’hq-mñ;

Doóìorçs eſſe :zan vero, A uttum pu’bli‘as

(O53
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cos deſeri , mali quod ſint, opeorteats‘ì

Bonos ego hos, immo, ſi dílígenter

attendistis , optimos vulgo eſſe demon

Pcravi; 8c, qua: prima in Scholas pu

blícas criminatio jaäabatur , . in 'qui

bus optimorum Doäorum nega-baule

fieri poſſe deleäus, ſatís, ut arbitror,

aperte dilui. Ceterum cum privatís

Doétoribus mihi neque ratio neque

res est: quibus uſque adeo non íraſcor,
ut, ſi boni ſim: , fieri etiam pub‘hſicoa

velim .- eorumque índustríam atque

excellentem facultatem ex domestica.

exercita-tione atque umbratili in adſpe

&um lucemqne Proferrí , 8c publicís

civitatum commodís inſervire . Sed_

quoníam , quemadmodum quidem in

terpretor, eo vocor, ut de his ípſis ,

quod ſentío , dicam : quoniamque

univerſal de hac re diſputatío eo per

tínet , ut publícorum Doäorum prae~

stantíaex privatorum contentíone ma.

gis íntelligatur: non eommiteam, ut:

publícis Scholis patrocíníum , me agen

te', aliqua ex parte defuiſſe vídeamr .

Age vero: quícumque prívatís Do

&oribus tantum tribuis , ut praehis de

ſpícías publicosatquecontemnas, efl:

quod a :e mihi reſponderi veli?) : ut,

1 re
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ſi rcäe rcſponderis‘, vincas z ſin in

hac rcſponſione nullus fueris, deii

nas maledicere C a) . Artcm-ne-eſſe

hanc docendi dicis? Artcm profefto

eſſe, five artis quamdam fimilitudi

ncm non ncgabis. Nam ac certa uci

tur ratione ac via, ac rraó’cationc, ut

reliquæ artes, augeſcic . Nunc quo

niam eſſe arcem dicis : quæro etiam

ex re illud s facilem-nc artem ,. an

difficile-m eſſe dicas? Facilcm non po*

tes dicci-e, in qua nimirum negas pu

blicos Magistros , qui re mulcum- in

ea diuque cxcrcucrunt, fatis excelle

rc . Relinquitur ergo , ut diflìcücm.

dicas. Rcäc est. Sed' cur cam folis

publicis Magistris difficilem facis a

Cm: non potíus, prívarís, quam pu

blicis ,. difficiliorcmì Ncceſſc est enim ,

privaros multis partibus plurcs eſſe ,…

quam publicos . In difficili autem ar*

tc , pauciores uſi'tatius, est exccllcrc,

quam plui-es. philofophia Mathema

tici, Caufidici, Medici, Architeffi ,

PiEtores , Statuarii, quia corum ar»

tes difficilcs Pucantur ,, excellcntes

mul

. (.4 l Nam non- folum fcire aliquid artìi‘s'

est y ſed , quædam ars etiam docendi . CK.

de Leg. 2., 47.

 



54x- Hieronymi Lag'omarfim"

multi: admodum eſſe non poſſunr ›2

Vide igitur quid ſequatut, ſi diffici~~

Ibm docendí artemhanc statuis: Pau-r

cos (“ida quod res- eſh) paucos , in

quarſſ, poſſe in ea eſſe. excellentes .

(luodñ ego quum: ita eſſe’intellígerem,`

paucos hoſce eoſdem, non alíos pro-ñ

feäo eſſeatbitrabar, quam quos ſum»

ma- cura ad publica magisteria deli

gi , 8c in- hac una- arte diu. multum

que excrceri videbam: quorum ſi~nu~~

merum , ſummamque initem , eos ,.

ptocujuſque civitatis modo atque ur

bis celebritate, aut duos, aut quia-

que, aut deeem, aut viginti , aut,

ut multum, triginta fovtaſſe reperie-ñ

bam :- neque vero~ civitatibus vel fre

quentiffimis- male conſultum existima

bam, ſi: in-artificío tam‘difficili tri-.

giura ejuſmodi artifices ex-cellcrent ..

Quid: tws’` Difficilem eíÎe ſane hanc

attem fateris ,-- paucos propterea in

ea excellentes eſſe* poſſe concedis :.

idemque privatomm Do'é’corum ex~~

cellentiam‘-publicorumñdignitati ante-ñ

p'onís ;~ hoc est', triginta exceneqtes

in fi‘equentiflìma eivitate reperiti pdf

ſe-Doétores negas _:. centum,_ ducen

ms~,_ tçcccntos… eoquéëmghusfltoñ.

É tb- e

u
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t’idem' nempe quot: privatorum fami'ñ

lia: ſunt, reperiti poſſe 'non negas .

Que unquam- tam florentes' Athè

na: tanta excellentium Doóìrorum mul

titudine redundarunt .è O fortunañ

tîam civitarem , in qua piurespraestan

tes Doä-ores, quam m‘edioctcs furo

res reperiantur . Síquidem multis fa

m’iliis calceandis finguli ſutores ſuflìñ

ciunt : at vero nonnifi finguli ſingulis

familiis ſatis eſſe Doäores poſſunt -

O levem .’-‘0 iilíberalem! o pene ſor;

didam artem hanc docendi- nostrani!

in qua infimae ſortís opifices plus et

iam, quam in artificiis ſuis excellere

{e poſſe conſidant. PubliNigidi, Mar

ce Varro, Cai Caeſar, Marce Cicero,

Fabi- (Eintih'ane pudet me vestri .

Quid fuit, quod tantum opera: in ſcri

bendis tam multis de arte ſive gram

matíca, ſive Rhetorica voluminibus

poneretis, fi haec diſcere ludus est ,."

docere cujuſvxs? Vos vero, Sapien-~

tíflìmi Italicarum civitatum publici

Doäores, monitos etiam atque et

iam volo , 8c vehementer horror ,

ut , ſi quidem in publica literatum.

Profeſſione expeäarioni hominum'- ſa

tisfacerc non P0tcstis,- minuſque; M0-

. .. nei ,u
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nei, quam privati Doótores , ad ve

sttas artes eradendas existimamini ,

ludos vcstros occludatis , publicum

magister‘ium deponatis, 8c privati' eſ

ſe Doäores condiſcatis‘: probari enim

aliter non poteſtis.- Diflìciles quidem

primos in_ beatorum quaſdam domos

aditus offendetis ; quod ,— quum e pu
blica ptoflcflio'ne recentes ſitisì, puta

bunt hommes, vos nondum , quam~`

tum ſatis est, eſſe privatos.` Sed du

rate, durate, inquam, (9* roſa-et re<

bus ferrate ſccundís . Patebunt enim

opinione celerius regificae zdes , in

eafque ultro honorificentifiìmeque ad

mittemini : ſi przſertim non tam lite~

ras, quam neſcio quas potiores vo

biſcum artes , vendibilioreſque attu

leritis . Nam ſcitote , non tam hic

Doäorem Liber-is, quam domui Cu

ratorcm , codici ac rationibus ſcrip

bam, ruri etiam, ſi diis placet, villi

cum quaeri . O tempera (niſi bom"

ſuperi reſpexerint) literis calamitoſa!

O motes hominum pracpofleros atque

perverſos 1 Huccine tandem omnia re

ciderunt, ut propter-ea publíci tam

male Doäores audiant , tam vacua

in fingulos dies publica Gymnafia .

flant,
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Haut, tantopere domestica institurio

cqmmendetur atque ínvaleſcat, quod.

rex familíarís rationibus magis condu

cat, privatos habet-e Doóìores, quam

publicos 1 Retexo jam orztionem

meam . Fateor, ſi optími ſum: , qui

ſm: conſervando augendoque patri

monío maxime utiles , fateor , ín~

quam , istíuſmodi privatos Doóìcores

meliores eſſe, quam publicosſſateor,

non injuría publicas Scholas reprehen

di : nec optímorum boäorum fieri
in iis poſſeìdeleétus, vehemencer civi

tatibus incommodum eſſe confirmo . ,

Verum mihi danda venía est , quod

errore quodam populari induäus , in

Doéìore nonniſi docendi faculratem

quxrendam eſſe arbícrabar : quam

quum excellentem eſſe in publícís D0

&oribus íntellígerem, negabam, quid

quam illís reperiti poſſe praestantms .

Nunc, quoniam eos eſſe optímos ,

verbi falſa. inrerpretatíone deceptí ,

estendere non potuímus , conemur

ſalì-em, ſi forte dicendo id conſequí

poterimus, estendere.- nihil certe in

eo eſſe incommodi, quod inter-dum,

vel potíus, ut isti ajrxnt, nimiumñſz- ,

pc murentur. Quid autem,> HDCP***

bh

/
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blicorum Doétorum magis est quim

pri'vatorum? An non -hi- faepe dimit

tuntur? Non ipfi fæpc miflì‘onem pc

tune? Non denique interdum atque

etiam faepe mutantur P neque hæc

mea magis fcntcntia est , quam eo

rum ípſorum , qui hafce in scholis

publicis mutationes ferrc ſe negant

poſſe . Amd ira` eſſe , quivis ,vel e::

hac rc , quæ mihi ante paucos h‘os

dies ipfi accidít, ſane faceta ac per

ridicula ,,- exístímare poteft . Amm'

enim in optimum cet’eroqui, mihi-v

que' amiciflìmumvírum, ſed pcrcgrí:

nis opinionibus nimio opere addi

äum, paullocàue Scholis publicis in-r

fenſiorem inci íſſe , ac multa de `crc-- t

bra hac Maglstrorum mutat1one,tam-'

quam cx vereri declamatione aliqua ,~

deplorantcm- ac conquerentem audiſ

ſem, dixi contra nonnulla, quæ res
ac tempus poſcere videbantur. ilium

co omni ſcrmone confeé’co , cum dc

quibufdam rcbusaliisy tum ad extre

mum dc Fíliolo ejus fest‘ivíffimo pue

ro , agere inter nos ſane benevole

animo coepimus. culem quum ego 8c

ab g'ngeníç, ac ab indole, sta castiſñ

firms moribus mire laudarem .-- Est ve--.

xo ,.
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170, inquita ut dicis (nam quid diffi

mulem?) ſumma expeäatíone pucr,

atque is, quem .certe numquam mc

ppenítcat ſuſcepjſſe, sed Magistro bo.

no est illi vehementer opus .- qualem `

ſi quem inter auditores Rhctorícos

tuos eſſe compereris , fcito te mihi

gratifiìmum elle fadurum , ſi huic

puero deſh'narís . rum ego .- quid-sf

inquam .- illi-ne certe grandjuſculo

Magistrum nondum parastí Z Sexccn,

cos , inquit ille plane .stomachags ,

ſexcentos ad hanc dic-m pai-avi .~ ſed»

totidçm, alius alia de cauſa , dilapfi

ſum: . (Damquam, ſi verum quaeris,

una fuit omnium atque eadem cauſa,

ayaritia. Ut est enim genus hoc hOr.

minum maxime ſordídum , ac illibe

rAale. limul atque ſpcm lucelli majoñ.

ris alicujus .ostentarividençz díffluunt..

Híc _ego porro inrerpellans : honorjfìe

centíus, inguam, fi videtur, de hos-1

ncstiflìmo probatjflìmoque civitatis

ordine loquítor; de ,diſcipulo autem;

illo meo quid fieri pellit conſidera-- s

bo, E: fimul am‘dcns, quum a me

jam ille difcederct g Intçrím valde.,

inquam, gaudeo , Magxlfcrps vestrzs,

domibus ( id quod publicis scholis

non
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non contingere initio fermonis tam

dolente!" querebare ) contingere ſemñ'

pitemos . Nempe ita , ita est , inquam ,

plane Florentini . Una est haec omnium

scholarum ſive publicas ſive privatas

contempl-ere, Parque condicio; utin

iis perpetuiDoétores eſſe nonpofiìnt.

Wed ita tamen est verum ,~ ut in pu

blicis quidem perdiu multos verſati,

ac nonnullos etiam conſeneſcere vi

deamus. ogi autem minimum du

rant , ſuntque pen-ari , iis faltem

magillerii unus est annus explendus.

qnd putatis P primis illis latinæ

am-maticæ rud-imcntis- probe edi

cendis plus annuo [patio requiri è

.Atqui nonnulli privati Doäorcs exñ

fiitcrunt ( rivatos dico .- nam

et publicis , oe est e rerum peritis ,

ac ingeniorum , quæ vulgo hominum

natura fert , expertis , nemo , quod

ſciañm, uſque adeo deliravir) qui non

elements. modo illa , ſed univerſam rei

grammaticae rationem tradituros ſe

puerulís, non anno , ſed ſex opinor ,

menſibus profcffi ſunt . Nimium hoc

quidem , ac perabſurdum . At vero

aeque illud falfum ,- primæ illi institu

tioni non odo mentium operamſ, aut ad

. . um
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ſummum decem ſufficere : ſit modo,

qui docendus est, non omnínohebes

ac tardus,affi:rat ftudium , adhíbeat

diligentiam, pra-Rec Doótorí ſuo affl

duítatem. Hunc in illa puerili dodri

na fatis inftrudtum , ſi Magister fuus

repente deferat , alteri ue committat .

recens autem hic infi em ac difcipli

nam fuam accipiars a: reliquam , ut

ita dicam, exaedíficationem, recte ac

probe ab veteri jaäís fundamentis ,

ſuperfiruac z abfolutoque (id quod fie

ri certe Forest, fitque plerumquejan

nuo opere atque perfeda , alteri alu

mnum fuum tradat, polirioribus qui

bufdam literis , quam humanitatem

vocant , _ímbpendum .- atque hie _de-"

mum Rh‘eton formandum perficuen-`

dumque commendet .- quid hi doéìrí

næ comparandæ graduss quid hæcDo

äorum in alío quodam genere ac mu

nere ſucceflìo diſcentibus poffit offi

cere, ſane non video . Unum quod

dam est opus , adoleſcentem in hiſce

literis , quae grammatica atque Rhe

torica ( de harum enim Magistris to

ta hac oratione quzrímus) continen

tur eruditi . l-lujus autem operis multæ

funt partcss quas minime neccſſe est

. omnes
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'omnes unum atque eumdem Dodo-ì

remiobire. Naffique, ut abAiHo ſimi

li , quod ſupra induximus., ne ,receda

mus , ne in vaedificiis quidem: con-sti

xuendis quicquam operis aut fitmitati
aut cleganuſiae obest, ipſos ;inter ſe fa.

bros atque attificesztotius operis fa

ciundi ~vices, ofiìciaque partiti. (Din

immo illud uſuvcnitc vulgo .intelligi

mus, ut, qui -fod-iendis, ;acicndiſquc

fundamentis maxime apti ſunt, iidem

parietibus tolleudis z ferruminandis,

ad perpendiculumqu-e .exigendis , non

atque idonei repetiantur: nec, quiin
hoc valuetint, .ſivideñmus continuo eo[

dcm teäorio albarioxque inducendo eſ

ſe maximeaccommodatos:nec horum

ipiorum hacuna in re ſcientíàm atque

artificium ,ad teäum apte imponen

dum, ac commode fastigandum mu!,

tum admodum conferite. Similiter in

oratorio hoc opere , quod facultate

unum, inſtitutione multiplex est, ni

hil impedit, quominus ei perficiundo

plures tamquam ,artifices , alii in alio

partium opetis genere przstantes ac

cedant , 8c ſuam -velut-i Ptovinciam

quiſque ſortiatur: atque alii quidem

larinitatis in ,adoleſcente taſlflquam

…1
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fondamenta ponant.: .ali-i, reliquaeo

dempertinentia tradentes , tamquam

parietes touant .; alii humam’catis .at

que eleganti-2 .quemdam colorenutam

quam albarium alliniant; alii demum

in artis intima , ac ñveluci ad orato

rium -culmen 8c fastigíum eumdem il

lum adoleſcentem perducentes, tam

quam c-otonamñac teótum imponant.

Utriuſque autem reicauſam exquíre-ñ

re ſi velimus , illam veriſſimam repe

riemus .: quod in uxtaque facultate

adificandi , 8c instituendi , unum efl:

quiddam , quo omnis ſingulorum ar.

tlficum .intenta mens ſpeäer, quo-que

ſingolare cujuſque ac propnium opus

dirigatur.- ut, quamquam diverſa in

ter ſe ipſa. ſmt opera, fi tameneodem

fingula referantur, perindc fit , ac .fi

non a multis , ſed ab uno omnia ad

miniſhrentur. Hoc diéìum fortaſſeob

ſcurius,dicam, fi potero , planíus .

Vidctis-ue in exsttuendo-zdificiozſic il

la ab aliis fundamenta agi atque con-,

stitui , ut_ 8c altitudine -& daxitatc

parietibus ſuperimponendis propor

:ione reſpondeant.; parietes aucemíp;

ſos ab aliis ita colli atque educi , ut

8: camerís, ö: tabulatis, 8c teäo fa.:

Qpuſc. Tom. XVI. ` D ſhe
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stigioque conveniant è reliquaque

omnia ſic eſſe inter ſe apra, ac veluti

concinentia, ut ima cum mediis, me

dia ipſa cum imis ſummiſque concor

dent Z quid ita ? quia , quamquam

non unius Fabri opera industriaque

advocatur , at unius Architeäi con.

cepta animo , ſuiſque momentís, cer

tiſque modulis exaäa , deſcriptio ae

forma una perficitur. Quid in docen

do? Hoc item multiplici in opere Plu

res tamquam manus verſantur , alia

atque alia obeunturmunia, rerum est

plurimarum funéìio atque agitatio z

verum omnia una demum mente ad`

ministrantur ; una est forma totius

operís atque deſcriptío ; unus omnium

moderator atque atchiteétus; una do

cendi est ratio; unum atque idem ma

giſterium s ut proinde non ſete magis
latino oratori ab ipſis initiís forman- i

do plurium Magisttorum institutío , `

quam exasdificandae ab ipſis ſunda

mentis domui varia ac diverfa plurium

Pabrorum opera impedimento eſſe

poffit . Qio quidem loco illud mihi

venit in mentem dicere, quo hand

e ſcio an dici verius quicquam poflìt ,

Magifiros in publicis Scholis non '(id

‘ quod A

I

[J
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quod caufæ bonitate confifus paullo

ante dederam atque conceſſeram )

non, inquam, annuos, ſed eſſe per

petuos. Non enim magístros eoseſſe

vere exilhmarepoffumusa qui neque

a ſe conditas artes profitentur, neque

ſua praecepta tradunt, neque ab ſear

tificii ſui , ſed ab aliis peti imitatio

nem volunt : duces hos ego ad eas

artes , interpretes quoſdam , comi

tes , adjutores voco; magístros ve

ro non alios , nifi quorum ipſe: ſunt

artes, atque praecepta , a quibuſque

imitatio petitur, duco. ltaquequam

ante annos ferme ſcptemdecím Rhe

toricam hanc artem docere instituí ,

primumque {um auditoresmeos1 flo

rentíflìmosjuvenes , alloquutus , cum

alia quædam in hanc ſententiam , tum

illud dicere me ac commemorare me

mini ,- in quo animadverti univerſos

maxime commoveri: Errare , ſi qui

me Rhetorícae Magistrum illo anno

ſore arbitrarentur .- habere eos iam

índe ab ínstitutis publicis Scholis ex

cellentiffimum Rhet‘orem , quo nemo

unquam melior exstíterít , nec verox

eſſer exstiturus , Marcum Tullium C1

ceronem. Hunc audirent , ,huíc Parc.,

D z rent,
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rent, ad hujus {e unius ſimilitudínem

conformarent: mc , .quamdíu rantus

_Magister ſore: , non commiſſurum ,

ut vocem ullam meam dc Rhctorica.

arte mifierem, aut opus ullummeum

ad imixandum proponcrem: arrogan

tíffimíhominís eſſe 8c non ferendi quic

quam ſperare ſcmclìus çſſe allaturum ;

átaque ab co uno omnla cum prence

pta tum exempla peterentur; cujus

:8c ptzcepta ca eſſcnt z nt ex Optima

rum vel Gr-zcorum vcl Larinorum

orationum animadvcrſionc praestan

cima condi non poſſent .- 8c orario

nes ejuſmodi , ut nullis cuiuſquam vel

optímísprazceptis poffent abſolutio

res cvadcrer unum modo mc illud de

me -polliceri atque fldeo przstiturum ,

ut duccm me ad illum adírc volenti

bus -pr2berem; 8L, quoníam aliena.

quadam lingua loqueretur , interpre

&ís vice dcfungerer ,- 8c qua,- praecipe

ret , 8c que ex praeceptis atque arte

dícerct, explicarem: dilígentiam,a{

ſiduítàtcm , fidem meam in hac una

re pollícebar .~ Magístrum me neque

ſore , neque ſi maxíme vellem , eſſe

poſſe tefiabar . Haec ego jam tum

Fiorentini, non oratorio quodam mo

²›‘:, 2-1,_ . ` rc
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Ire ad tempus cauſamquc , ſed' plane`

'ex animi mei ſcntentía vercque dixi‘;

díagíſh-i appellamur: at nonníſi- ope

l rat-i1' ñqfxidam 8x Ministri Magistromm

atque mrerprctes ſumus.~ Ipſi ill-i Do

nat-i, Alvarí, Ambroſii aviſitatio

ne, Boncíarií , Butii , Lancellottí ,

Soaríi, Dccoloníí, quique eorum ſr- ‘

miles in Scholís grammancís autRheó

roricís prarleguntnr , Magistri non;

ſunt:. Obſervatorcs modo quidam arñ

que enarratorcs artíficií eius, quo in
rc ſive Grammatica, ſive Rſſhetorica vc'

tcres ílli ac germani Magistri utuncm-i,

appellandí ſunnatque ha'bendi' .- Níhii

dc ſuo , níſi anímadverfiñoncs quaſdam

añ’e’runt ;- _omnem przccpcorum rat-i0

nem ex illorum dilí nci-obſervacionc

conflítuuflt; ſi» qu-í edicun'c,` id- ſua

quidem voce dcclafatum- , ſed' e-x veñ~

rerum íllorum ſenſu- ml-atum intel

ligí- volunt, eoſque olo‘só Magistros

eſſe atque haberí :equo animo ac ſum

ma cum voluncat‘e patíuntur . Iam- ve'ñ
ros hoſcc ac ſolos-ìmagístros quis non

a Scholís publícís numquam remo veri,`

numquam m_ut.ari› ,- ac_ eſſe plane per

petuos- íntclhglt! Mag1str1s autem-ma

ncntíbus , quantumtaBdcm- refer_re ad

- z. m
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institutionem arbítramini, ſi nos , qui

non nifi ministri quidam, ut fæpius

dicam, atque intcrpretes fumus , ad

cam pene unam rem adhibíti, ut v0

cem vivam. diſcentibus præbeamus ,

ac nostro ore magistri ipfi illi fua ,

non nostra g animi ſenſa dcpromant,

quantum, inqfluam, referre arbitrami

ni, nos ſi receſſerímus ,- 8c biennio ,

vel etiam non plus anno , interpre

tandi hoc munere defuncti , aliis de

inceps atque aliis eamdem provinciam

planam atque expeditam tradideri

mus? Interpres receffit ,- novuſque

ſucceflit.- quid? at manent prazcepta;

manet docendi ratio,- manet magiste

tium-c magístri denique illí,-_ quos di

xi, legitimi atque ordinarii , sc tam

quam totius operis archíteai non re

ccſſerunt; ut , ſi diſcípuli in scholis

iidem mancanti, qui proximo anno

fuerunr, nec ſe five ad ſuperiores' fa

cultates , ſive , ut fieri plerumque

video , ad alias quafdam potiores ,

hoc est, magiflquzstuoſas artes con

Iulcrínt , ii, novi interpretis ac do

_dol-is, adventu , vocis alium quem

dam auribus iuis accidere ſonum ſen

riant; rem quidem ipfam atque do

a &ri
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&rinam minime immutatam, fed pla

ne eſſe eamdem intelligant Si quis

est autem, qui, quamquam eſſe hæc

vera fateatur , interpretes modo in

Scholis publicis aliquando, nomma

gistros magisteriumque mutati, ho

rum tamen ipſorum interprctum mu

tacionem eſſe incommodam , diſcen~

tibus arbítretur: huic ego homini ,

nimium fortafle difficili ac moroſo,

breviffime refpondebo . Primum , ſi_quid in co eſſe incommodi conceſ- i

ſero , tamen non eſſe ejuſmodi , m:

cum plurimis publicarumscholamm

.commodis confcrantur; nec, cum

res humanæomnes aliquainre .labo

rent atque deficiantrnequeeſſe poft

fini: ex omni parte pcxfçäae , eſſe

æquum , ob eam unam rem Schola-s

publicas damnati ac reſpui, uodflab

aliquo mimmo incommodo ejundæ

eſſe non poſſint. Dcindc , id ita eſſe

incommodum, ut in eo ipſo tantum

dem commodi xeperiatur . Nam fi

quid noce; mu_tatio , prceterea no

cet , quod aliquando _qui ſucceſíìt

non eadem ſit, qua qui receſſit, ſive

dodrina , five doéìrina: tradendæ fai

mirate. Quid vero, ii hæc ipfa i_n ſu

D q perio
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periore forte minora fucrjnt? non-ne

huic ſucccdi, meliorcmque ſuffici ac

fubrogari est utile? An est aut alia

quae lege cautum , aut rerum condiv

tione fatale , ut deteriores eſſe ſem

per debeant, ſuperiori quicumque ſuc

ceſſctint? Concludambrcvíus. In hm

juſmodimutationibus, aut parem aut

fuperiorem aut inferiorem facultate

ſuccedere neccfle est . Si par ſucccdarz

nihilíncommodiest: ſisuperíor, ali

quid commodi .- ſiinferior, certe non

. nihil incommodig fed facileöc quam

primum mutatione , immo non‘niſi mu*

tatione atque alíquaſiucceflione tel

Iendum . Ira. , quæ mutatio nonuihil

obfutura‘ víde'batur, eadcm in con

item-io genere aliquid prodeſſe intcllí~

gltur.

Relíqnae mihi nunc orationis par

tes duæ eſſe deberent : altera, de diu

turnitatc docendi in scholis publiciss

altera de quadam morum, ue diéìi-ñ

tant, corruptela : de quarum utra

que, deque iniquifiimis omnium , quæ

fingi pofiìmr, crímínatíoníbus, neque

dicendi praestitutum mihi tempus, nc

que fatietas audiendi ve’stra, neque

vero dcfacígatío mea ſmunt , me di

cere
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tere ea; quae copíoſiflìme dici gra

viflimeque poſſcnt. Eric mihi alius cas

eoarguendi locus . Nolo nunc am:

pauciorañ dicci-e , quam rei gravítas

postulac , aut plui-a, quam 8c ratio:
vestri-commodi 8c temporis angſiustia::

permíctunt . Tum cauſz- utilius ſore

intelligo, ſi ad eius graviflìmas paró~

tes traét-andas viribus quam integer-'

rimis, ac t-anquam recensv acceſſere...

Nunc videte, quid vobis dc unavilla`

criminatione, quam depellereaScho»

lis publicis conatus ſum, fiatuendumx

putetis; ex eaque reliquarum conje..

&ui-am facite. Ostendi, Magistrospuñ

blicos, a Sapientiſſimís- virisdelcóìos:

atque probatos ,' 3c in artificio ſuor

diu multumque- exercitatos,iplurimil'ó`

que rebus, quibus hominum induc

flria maxíme- acui ſole: ,. atque ali:,.

vchementer excitatosz` eſſe opoimos,-.

BL ad docendum-fere ,ñ przter ceteros

doó'tos homines,ñaccommodatos =~ nec ,".

quod aliquando, aut etiam ſiepe-mm

tentur, quicquams id obeſſe-diſcentió

bus ;- nam neque? ante mutantur ,.

quam cam quiſque doärinz pal-temi

:cadendo abſolvcrítî, ex qua.. ſic_ eſh

adrcliquas aditus acqî; aſeenſus_,_. ue:

- 5, m
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in ea tamen .ſeparata quædam ab aliís;

per ſcſcque ,conſistens' ſcientía ac di

ſciplína. constituatur ; 8: ita demum

mutantur, ur magístrís , ſive potius

magistrorum quibufdam ministrís at

que interpretibus mutatis , mancal:

tamen, atque adeo perenne: docen

di eadem ratio , atque idem plane

Magístcríum. Habcant hoc a me in

terim judicii mei, deque eorum prac

stantía miríficae opinionis testímoníum

publici 8c hujufce civitatis 8: univer

ſe ltaliæ Doäores ..- reliqua autem ad

Scholas publicas pertinentia. pari fi
de diligentiaquel tractata , alio tem-k

pore a me eodem expedenc . Pro

quo labore meo ac voluntate hanc

mihi unam referri ab iis-gratiam er

vclim, ut, .fiiquos, natione qui em

Italos, at studio , ſenrcntiís, moribus

denique peregrinos , hac. oratione mea

offenſos forte rcſcíerint, quod non,

Zip hoc Italia: publice docendi institu

to, alicujus extemi hominis opinio

ni ſubſcripſcrim , ne meam cauſam

deſerant, ſed confilium ac factum

meum defendant, mihique eos pla

care, 8c conciliare fiudeant: testan

turque meo nomine atque confiro,

ment,
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ment,- mihi nullas eſſe cum exterís

ernditis homínibus {uſceptas ínímìci

tias, quorum íngeniis, acque indu

stríae vchcmentcr faveo, doärím’s ac

Iíbrís plurimum deleäor ac juvor :

unum modo illud mihi non minimum

díſplícerc , necjta id moderate ac

levíterz ut Italorum nonnulli (01cm: ,

fcrendum viderí , quod ita ſua illi

vendítent , ut nostra contcmnant ,

tantumque tribuant ſibi, pt nobis dc~

rogent omnia , nec modo ab ſe ſua

diſceſe, (ed nostra etiam dediſccre ac

repudíare nos velint; eoque art-Ogam

tia: atque impudentix proccſſerínt ,

ut, ſiquando aliquod ad cos a. no

bis egregíum opus, quod contemnes

re non poſiìnc, affer-tur, ita hominem

Italum laudcnt, ut contumclioſe Ita.

liam flagitioſequc vìtupercnt. 501cm:.

enim iam fic vulgo cxclamare : Q

faäum male I quod non Londini ,

quod non Pariſiiffisj quod non deníque

extra Italíam ,r tale fit ingenium exor

tum .' quaſi vero portenti ac prodígíi

ſimile ſit, praeclara, ingenia in Italia

naſcí, aut dígni non fimus, quos in

ter ingem'oſus aut doóìus ullus exís

stat. Hoſce~ne ſpicícus? hanccinc ſu”

D- 6 per
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perbiam atque arrogantiam? hancci's.

ne malcdicendí tam 1mpunitam licen

tíam, cujuſquamv Iralinon dicam aní~

mus ſerre, ſed aurcs poffinr? Hiſce

nos de nobis tam abjcétc ſcntíenrí

bus, tam libere impudentcrquc ob

Ioq'uentib‘usr blandiri , adularí , ob

ſç’qùí'ſic convcnítz ut- quídquíd ſive

novi attuleríntñ, ſive ant-íquòac recc

ptí ímprolmrímz,v continuo nos, fine

jíudícídac- xatíonecma alíqua , aut

ampleäamur, aut; aſpern’emur ?- At.

quí, mihi credíte: níſſ huic effi'znz.

tac carpcndi‘_ nostra libídíni [tali ho

mines- atque audacíz czonjunétis ani»

mis ao vìribus restiterímus ,-t ſi , ur

quodque ílli imprebarinv, itañ nos id

etiam ímprobandum cenſuerímus 5 ſi

noſh‘a ad‘íllorum arbitrjum, non ad

dccrcta-Ma-jorum ac- veritatcm ípſam

Gxçgerimus ; níſi~n0s~ per nos. Ila-ro,

nostríſque ínventís atque -ínstítutis va-.

Rete poſſe ostcndeu'mus: aäum, aäum ,\

inquám, est', de-Italiciſplendore no

mim's- ac; díg-nitatez dequc ltalorumfl

veterí _inñ literís: príncípatu- ac regno ..

Deals… existimatíoncm , libertatem

dc‘m’quc; ípſam amíttcmus.: diſccmuss

addii”, qgi azlios.- dome. conſumi*

› fill-X83,
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mus ,*- ccrtíſque quíbuſdam natíonibüs.

turpíter ſerviemus, qui cunëtís genti

bus ímpcrare ſolebamus .. `Quumquc

nos illíz ſibi tam- díéìo audienccs -,,

camque addiäos , obzratos ,’ emana--v

cipatoſquc intell’excrint', non ina: qui..

dem nos plus dilígent, ſedmagis- con

temncnt, nec~dociliratem illam no'

ſh'am , ſed- stolidítatcm ducent: utqne'

iucundiorem ſibi ludum-de nostra fa#

mirate dcnt, ſua ipſa illa, quae paul

lo ante. ipſis auótoribus, accepcra.

mus., damnarc rurſus (quod: non in

una re jam fcccmnt)-incipient., noſ

ue ad vctera, instítuta nostra, quaſi

ua atque nova ,, revocabunt .. Nos

vero aflìdua novandicura, tamquam

aliqua tcmpcstate jaéìatí,,neque ulññ

lum ccrtum curſum ac praeſc'riptum

tenemcs, modo vctcra rcpudíantes ,I

modo nova. ampleäentes, modo hzc

ipſa. fastidientes, atqucillarurſus ada

mantcsx, aliorumnutum in omnibus.

intuentes, &- zhcorum levitatc pen

dcnccs,. nostríque ſemper, diffimilcs ,..

inſulti quidam ,ſatuíz vecordes , atque;

omnium Gentíumz ineptíflìmiñ indica»

bimur. conſistamus_ igitur- in Maja-ñ

mmngstſomm ,'SaRicntiſſunorum F107

mtb
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minum, vcfiigíís atque institutís. N0.;

firorum pluſ’apud nos , quam alieno..

rum judícia valdanr: a nostrís mori

bus, quibus ſemper víxímus ac prag

ter czteras Genres maxime floruímus ,

ne` recedamus : Peregrinorum lcvita..

tem atque arrogantiam adſperncmur ,

neque iis, in studiorum praeſertím raf

tíonc, ſi ſumus I_ta1i, pareamus, {ed

imperemus. Dixx .

CON- ` '
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DEL SUPREMO*M-AGISTRATO_

D I SAN ITA?
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Entre io stava meco fieſſo pen

ſando a quella' mataviglioſa

pioggia di terra, la quale ne’paſſavi

giorni veduta fu tra- Monopoli, eLifi

fa, dubitando’ non poteſſe quella d'

altronde , e pei-avventura, da qualche

lontana parte traportata eſſer final

mente venuta a fermarſi ſopra le ac- e

que del nostro golfo; e mentre an~

dava pure molte coſe rivolgendo .per

L'ani
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l'animo, onde ſcopi-ir poteffi la vera.

cagione di un così prodigioſo acci~

dente, mi vennero preſentati i riveri

ti comandi di VV. EE. per li quali

mi trovai asti-etto a paleſare la mia

opinione, e a dirne i1 mio ſentimen

to, quale ella fi foſſe. Conſeflerò il

vero, non ſeppi allora riconoſcere in

me medeſimo, ſe maggiore foſſe il

contento, che provai in vedermi meſ

ſa per le mani una sì bella occaſione

d’impíegarmi per Voi, ovvero il di

ſpiacere , che neceſſariamente ſentir

dovetti, conſiderando, che mancava

io pure in gran parte di quella ſotti

gliezza d’ingegno, e di quella profon

dita di ſapere, che innanzi ad ogni

altra coſa ricerchercbheſi in colui ,

che tutto dar ſi voleſſe ad invcstigare

li altiſſimi misterj della natural Filo

Èfia . 'Ed avvegnachè io foflì stato

ſempre alle fiſicheſpoçulazíoní non

meno avvezzo per uſanza, che incli

'nato per natura , pure l’zaver ſempre

dovuto in molte, elcosì varie appli

cazioni. tenere ſvagato il penſiero,

ñrendevamí, per così dire, incerto e

dubbioſo , ſe alla propoſta impreſa

aveſiì dovuto .pur .mettermi . Sehnon

— - c c



:Ad una Pioggia di term. 9t

che tornandomi ſempre alla mente ,

eſſere questo un comando da VV.EE.

venutomi , e ben ſapendo , che fra

tuttigli altri miei doveri il principa~

le,ſí era pur quello di ubbidirvi ,

ſenz'altro deliberai di mostrare, ſe

condochè le mie deboli forze il per

metterebbono , quanto foſſe grande

l`oſſequio, e la ríverenza, con che il

mio volere alla veneranda potestà V0

stra era ſottomeſſo .

z Certiffima coſa è, ſe alle parole de'

più ſperimentati Filoſofi ſi dee prestar

fede, anzi ſe la nostra steſſa ragione ,

e’l naturale diſcorſo ſi vuole aſcolta

re; che tutte quante le materiali ſu

stanze, le quali dalla terra s’ innalza

no, ricevute ſono ed accolte in ſeno

a quest’aria, che le sta- intorno, e le

circonda , e che di queste ninna può

'eſſere, la qual rícadendo tornar non

debba alla steſſa terra 0nd' era parti

ta (a) . L’ acqua aſſottigliara dal ca

lore, e diviſa in particelle così minu

te, ſino'ad eſſere ridotta in un vapo.

re ‘
 

(a) Ut terra tota ex aere cadentiz recípí’t

omnia , ita rurſum aer de terra univerſa acci

pit. Fitque inter bina haec perpetua quaſi 0m

nium revolutio. Boerh Elem. Chem. de Acrc -



52; confida-razione' 'ſintól‘ñó‘ j_

re più legg’ieri’in iſpezie dell' aria., ſi

leva in alto, nè alcuno ſeppe mai fin

dove ella abbia_ potere di; giugnere ,

non eſſendovi altezza di monte , che

non tra‘paſſ . Nell’aria pure ſe ne van~

no gli ſpiriti odoriferi, che perpetua.

mente eſal'ano da' fiori, dalle fronde ,—

e' dalle frutta, egli alici, che fuorídi

fe'trama'n'dano gli Animali ,ñ egli ele‘

menti , de' quali composti vengono

in gran Pat-;e i _corpi viventi ;'i ſali,

gli ſpiriti, gli ol), le eſſenze, le Hem

me, che noi Chimici colle fermenta

azioni, colle distillazioni, ci studiamo

d'i- ritenere , ma che naturalmente ſva‘

niſcono, e volano in alto, quando i

medeſimi cor’pilaſciati in abbando

no, vengono per morte a diſciorfi.

Così pure ogni maniera di fumo ,

che o dal fuoco venga, o dalle ca'

verne della terra ſi parta, qualunque

mar'eriacgli abbia a ſe unita, levaſi

i-n alto, e ſi diſperde Perl' aria'. Le

qual‘i coſe tutte, dimorare quivi po

eo tempo, inſieme colle pioggie,col‘

le‘nevi, e colle ruggiade, tornano a

ricadere ſopra la terra . E quantum

que nelle acque piovane non cifi ren

da ſenſibile un. così. strano qguazzabm- q

t

glio,
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glio, questo PPPVXCHe dalla troppo

grande brown-*one , che vi è tra l'

abbondanza- de 'Va-pori di* acqua., pu

ta , e la (carrelli _di `quelli , .che altre

materie tengono In ſe. [corpi terre

ni e groflì come quelli, che di lor'na.

tura non divengono mai più lcggieri

in iſpezie dell'aria , mostrano di eſſer

quelli , che debbano alzarſi con mag.

gior difficoltà,- mi‘ egli è pur certo

che ſalgono~ efli ancora; maſſimamen

te , ſe per alcuna violenza urtati ven**

gano e ſpinti; e niuna forza. può eſſe

re maggiormente adattata a ciò , di

nella del vento ,~ l’empito del quale

E: molto gagliardo lia , e oltre all’

uſato durevole, non ſolamente può

levarli in alto, ma straportarli ezianñ

dio lungo tratto per l'aria ; e ſicco

me delle nuvole avviene, le quali do

po eſſere andate lungamente aggiran

dolì intorno alla Terra, verſano 1' ac»

qua loro in parte affatto diverſa da.

quella ond’ebbero principio, così u

rc quelle materiali e peſanti eo e ,

poſſono eſſere per così lungo ſpazio

trasferite dal vento, che vadano fi

nalmente a cadere e a piovere in tal

parte , dove niuno ſi creda dover

vc:

I
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vederle, o ſappiane-ridir l’ origine .

Ma ,perche le cagioni, i le quali un

tal: effetto valevoli ſono añprodurre,

rare volte s' incontrano inſieme, ,di

quìxè chezfimiglíanti -pioggie, qualoe.

ra `fieno accadute, anno ſempre ca

gionato stupore ed ammirazione al

comun popolo , che non era punto

uſato a vederne . ,La pioggia di po

che gocciole d' acqua caduta intorno

a Tebe* Città dell” Egitto ſuperiore ,

per le ſue cento porte .chiamata an

cora Ecatompilo potè eſſercredutami

racolo, ſecondo che narra Erodoto

(a). nel terzo libro delle ſue storie ,

ſolamente perche tale ſi era la natura

di quel Paeſe , che non vi ſi vedeva

mai \piovere per modo alcuno. Simil

mente le pioggie di ſaffi , di rena, e

di cenere ,- in queste nostre parti te

nute furono da molti in conto dipro

digj; ſiccome è uſanza degli uomini

idioti, e materiali il ſar di quelle co

ſe; che aſſai di rado veggono, edeL

le quali la cagione non intendono .

ma i dotti egli ſcienziati penſarono

ben diverſamente, come per innanzi

vedremo . L’ antico Popolo Romano

piu

(a)Herod. in libr. 3. Histor. ſive Thalia
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più dammi gli alert , a sì fatti ac'ci

denti poneva- mcnte 5 e non così to

sto ne veniva POFtat‘a. la nuova , che

la Città tutta- ſ1 l‘_lempíva di ſpavento ,

e ricorrevafi agll Aruſpici, acciocchè

con loro pazze íuperstizioni reneſſero

indietro le malvagge influenze , che

per quelli ſicredevano apportate . Per

questo gli Storici 'di quel tempo la

ſciarono ſcritti ne' loro libri più epiù

di questi miracoli , c uſarono perlo

più certa ſolennità nel riferirgli, che

non ſolamente‘non poterono, perſua

dergli altrui ,- ma vennero reputate

altresì coſe vane e leggierc, tuttochè

in vero non foſſero ſempre tali . Ma

non ſi ebbe da molti la debita confi

derazione ſopra ciò, ch’eglino ſcriſ

ſero.

Racconta infra gli altri Tito Livio,

(a) come al tempo, che regnava in

Roma Tullo Ostilio, c 'doveva eſſere

più di 600. anni' avanti la Redcnzíone

del_ Mondo, ſu recata la nuova, che

nel montcÒAlbano erano piovuti de"

falſi, e che Perciò furono istituite al

-*- cune
 

(a) Nunciatum Regi Patribuſque est in

Monte-Albano lapìdibus Pluiſſe. Liv. Dem.`

Lib. 1.
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cune ſolennità e cerimonie , le quali

dovendoſi .continova-re per nove inte

ri giorni, furonochiamate‘novendia

li , e ſu ordinato che .ſi dovcfferò- ri

{are ogni volta, che dinuovo ſegui(

ſe quel miracolo, come ſi legge eſſer

più volte intervenuto. Un così fatto

racconto di Livio fu meſſo quaſi per

iſcherno da un certo Lancellotti, nel

numero di quelle ñſavoloſe dicerie, ch'

ei raccolſe inſieme in un pic-dolo trat

rato, cui diede il nome di Farfalla

m‘ degli antichi .Storici ; avviſandoſi ,

che ſiccome egli non ſeppe compren

dere la cagione di quell’avvenimento

per lui creduto impoſſibile, cosiagli

altri ancora dovelle ſuccedere . Ma

in difeſa di quel nobile .Storico levoflî

animoſamente uno de’più chiari lumi

che l' Univerſità di Padova , anzi l’

Italia l’cefl'a abbia avuto a' dì nostri,

il Cavaliere 'Antonio Valliſnieri , la

cui glorioía memoria non ſarà mai

che o per lunghezza di-tempn, o per

dimenticanza de' posteri mancar poſ

ſa, o -vemr meno. Qnestiapertamenó

te .diede a conoſcere, noneſſereco

{a in tutto alle naturali leggi con

traria il cadere delle pietre, o d’ al

' ' U6
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tre pel-anti mate-ſlea- guiſa di piog

gia verlo la terra , non gia‘ perche

eſſe vengano generate nelle nuvole

o formate nen? {Ir-1a, come alcuniFi

loſofi di poca stima fi credono ,, ma,

per la ragion?, che neadduſſe Plinio

medeſimo , .il quale .benchè *troppe

affezionato a raccontar maraviglie ,

Pure di cotali pioggiecosìlaſciò ſcrit

to ,~ che anzi crederci che fieno talora

.piovun‘ de'faflì, perchè il rentoablziaſe- v

{i alzati , ;e ſeco »ia parta-u' ( a ) . In’

confermazioue della qual verità-411c

:sto pure -vi aggiunſe .il` Cavalier Val

-laiſnieri ( 11) come egli teneva preſſo

di -ſe una pietracaduta gia, come per

-auten-tica fede fi dimostrava , inocca

{ione di una tempestoſa burraſca ſul

'Vicentino , iu luogo dove vnon fi tro

-vavano {alii di alcuna maniera : la

qual pietratuttavia Lì conſerva nelno

bilifiimo Muſeo dell' Uuiverſicàdi Pa

dova , che di quel chiaro ed illustre

Uomo »era gia stato , »ed a cui pureil

di lui Figliuolo ſoprantende , viva.

immagine delle paterne virtù. Per\lz

opufc. Tom. XVI. - E- me

(a) Quiiiör ideo Îapidibus pluere interim

quod vento ſin: rapci. .Plin. lìb. z. cap. a8.

ſ b) Va-lliſu. Let:. plogg- ſafe.
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. medeſima ragione pensò molto dirit

tamente il Valliſnieri, che ſi doveſſe

ro intendere accadutiquegli altri por

tenti ancora più strani, cioè le piog

“gie di lana, di carne, di ferro, e d'

'altre sì fatte coſe, le quali pure da

Livio , e da Plinio vengono narrate .

Maggiori difficulta parvegli di trova

re nelle pioggia del latte, dell'olio ,

c del ſangue, delle quali per lo steſſo

Livio viene altresì fatta menzione ,

'perchè non eſſendoci nè laghi nè fin.

mi di ſangue, di latte, odioglio ſo.

pra la terra, non può eſſerne levata

dal vento tal copia, che vengaaſor

marſene una pioggia. Per la qual co

ſa convien dire, che alcun nuovo co~

lore ſopravvenuto all'acqua, per ca

gione di mistura di ſali , ovvero di

eſalazioniterrene, l’ abbia fatta ripu

tar ſangue; e. può eſſere ancora, ſic

come penſa il Valliſnieri , che una ter

ra di vario colore levata in aria dal
vvento , come delle pietre dicemmo ,

e uniraſi all’ acqua , abbiala così re

ſa al latte, ed al ſangue' in gran Par

te ſimigliante. Siccomè l'anno 1689.

.ln questa Real Dominante , e nelle

vicine Iſole , avvenne, quançlo una

' P‘OS‘
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pioggia di terra roſſa d'improvviſo ca

duca, fè sì , che tutti la credeſſero in
ſanguinata; il cheìmolto bene ſi'ac

corda. con quello, che ne laſciò ſcritñ

to Cicerone (a) Fu recata nuovain Se

nato cb' era piovuto del ſangue, e che il

fiume eraſi facto bruno per lo ſcorrere ,

che il ſangue faceva, e che le Statue de

.gli Dii avevano ſudato . Forſe tu credi,

che a tali nuove o Talete , 0 .Anaſſaga.

ra, o alcun altro Fìflco aveſſe creduto ç’

Certo _non *vi può eſſere nè ſudore , ”è

ſangue s' egli non viene dann corpo-pi.

'vente , ma vi può ben eſſere una tal

mutazion di colore Provcnuta da qual.

cbe infezione di terra , la quale renda

l' acqua molto fimile al ſangue, e una

certa umidità venuta di fuori , come

quando fpirano ſoiroccbi ii negl’intonica.

² tz

 

(a ) Sanguincm Pluiſſe Senatui nuncinum

'est , arratum fluvium fluxiſl‘e ſanguíne , Deo

rumſudaſſe ſimulacra : num cenſes his nunciís

Thalem , Anaxagoram , aut quemquam Phy

ſicum creditnrum ſuiſſe? nec enim ſanguis ,

nec ſudor , niſi e corpore est . Sed 6: decalo

tatio quzdam ex ali qua contagione terrena

maximè potest ſanguini ſunilis eſſe, 8t i…

mo: alla ſus extrinſecus ut in vteé'loaii.; vide

musA ro ſudore… imiurio Cic. de Divi*

nat. l. z. '
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ti de' muri veggiqmo , può raflbmigliarfi

al ſudore.

Gli antichi Scrittori contarono nel

numero di miracoli ancora le piog

gie di terra , ſei delle quali ſi tro

vano deſcritte in que'libri dellastoññ

ria di Livio, i quali in oggi abbia.

mo tuttavia (a) e queste vengono

pure riportate da Giulio Oſſequcn..

re nel ſuo librode‘Prodigj, e da Cor.

rado Licostene , il quale ſi diede la.

pena di compiere l’ Opera di Oſſe

quente , dl cui una parte eraſi dian

zi perduta.. Dallo steſſo Oſſequente

(4)

 

( a )'Terra multiſariam pluiſſe , 8c in exer

-citu App. Claudii pleroſque fnlminibus iíìos

nuncmumxst . Liv. Dec. 1. lib. 10- , 8K Ly

cost. in addir. ad jul. Obícq.

Terra aliquotves plui: . Liv- Dec. 4. [ib. 4.

8t Lycost. in addì:. ad Ju]. Obſeq.
ì Nuncíarum est Amitcrni terra pluiſſe. Liv.

Pac. 4. lib. 5. 8t Lycost. in addit. ad Jul. 01,.

e .
qTerra apud ſe pluiſſe 'Tuſculani nuncîa

Bank Liv. Dec. 4. lib. 7. 8t JuLObfeq. de

Prodig.

"Oxrmr‘terra pluir. Liv. Dec. 5. lib. 2. 8:

Lycofl; in addir. ad Obſeq. .

Anagni: terra plnit . Liv. Dec. 5.[ib. 5. 5t '

nl. Obſeq. de Prodig. ì
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(a) tre ,altre ne ſono narrare, le qua.

ti mostrano di eſſer tolte da quelle

Deche di Livio , che più non ci rc

stano , donde poflìamo argomentare;

che non fu coſa. molto straordinaria

a tempo degli antichi il vederſi cade

re della terra. in maniera di pioggia ,

come di questi giorni nel vicin Mare

tra Monopoli e Liſſa_ è intervenuto .

Ma per iſcoprire pienamente. le ca

gioni, che vagliono a. produrre unſi.

migliante effetto, ſi çlee ſapere, _che

oltre a quelle generali, che dlanzl ad

duccmmo , un' altra ce ne ha pure,

la quale più di tutte può mettere in

chiaro la. novità occorſane’giorni pal-l

{ati in questo nostro golfo . Egli ſi è

più volte oſſervato , che allora prin

cipalmente ſeguire ſono tali pioggia

di terra., quando alcuno di que' mon

ti , i quali covano fuoco nel’ſeno -—,

come il Veſuvw nell' Italia , edil Mon

gibello nella Sicilia , infuriandoſi ol

tre all' uſato , anno con orribili tuo

E 3 ni,

W

(a ) ln Campania multis locis terra pluít in

Obſeq. dc Prod.

Terra plui: . Ti. Graccho MJuventío Coſi.

Obſèq- de Prod.

4"*** terra plui: . Obſeq- de Proel.
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K

ni , e con iſpaventoſi tremaoti lan.

ciato fuori unaeopia immenſa difiam

me , e di ſaflì ; onde mostra , che

quelle terre non foſſero altro che ce

neri di que' terribili incendi levate in

alto dal -fuoco , indi in parti aſſai

lontane ſparſe dal vento, e quivi fi

nalmente in forma di pioggia preci~

pitoſamente cadute . E che tutto que

ſto ſi avveraffe nel caſo nostro trop

po il diedero a conoſcere le nuove ,

che da Napoli ci vennero , paſſati ap

Pena pochi giornidopo ilcaſo di Mo

nopoli , per le quali ſi narravano i

graviſíimi danni, e le fieriſſime stra-'

gi, che nn-nuovo info‘camento del

Veſuvio aveva cagionate, e va ancoñ

ra. tuttavia cagionando.

Era i1 giorno 2.0. di Maggio paſſate

alcune ore dopo il mezzo giorno ,

quando cominciò il Veſuvio a batte

re le campagne- dintorno , con una

pioggia orrenda di pietre , e verſo al

tramontar del 'Sole , fpaccatofi in più

luoghi, trama‘ndò fuori uno ſpaven

toſo diluvio di fuoco , il quale Per

lo tratto di cinque miglia innondo il

paeſe vicino, oiugnendo ſino ad una

Terra , la qua e chiamati Torre del

Gro
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Greco, e costrinſe gli abiratoridìquelñ

la ad abbandonar le caſe loro, come

eflì fecero , fuggendoſi aNapoli ,per

non rimaner quivi oppreflì dalle rovi

ne, e arſi vivi dal fuoco; ecertoper

quello che ne vien riferito , entraro

no le fiamme nella Chieſa. de’Religioz

ſi Carmelirani con tal furore, che apñ

Pena. fu loro conceduto il metter in

ſicuro luogo gli argenti, con gli altri

ornamenti più prezioſi de’Ioro Altan' ,

ed una immagine della Santiſſima

Vergine per molti miracoli da quel

popolo divotamente venerata. Ma la

-Cìttà di Oteaíano, più di tutte l’altre

provò le funeste conſeguenze di quel

miſerabile incendio, rimanendo qua

ſi interamente ſepolta ſotto le ſue ro

vine. Cento e ſette caſe furono arter

rate del tutto, per la violenza de’ſaſ

fi infocati , della rena , e delle cene

ri, che vi piombarono ſopra, ed al

tre ne furono danneggiate ſenza nu

mero; in molte delle quali entratovi

il fuoco , vivo più giorni vi ſi man

tenne; c leggeſi pure dl un certo Mo

nastero in quella Citta, dove cadute

le volte della, Chieſa rimaſero morte

ſei Religloſe , C le altre in gran par

E 4 te
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te ferite. Anche la Citta‘. di Nola ì`,

e' altre Terre furono offeſe , per le

pietre, rena, e ceneri, le qnaligiun~`

{ero ſino ad Avellino e Benevento,

eſſendoſi oſcurato in vari luoghi il

lume del giorno' per le denſe piog

gie di ceneri, le quali continovaro

no ſino al giorno vintinove del meñ

fe ,. poi. ſi. ſcemarono alquanto . Nè

ci ſarà punto difficile il comprende

8c, come tra gli.. altri formidabili ef

ſetti di quel fuoco , questo ancor-a.

abbia prodotto di cacciar così lon

tano le ſue ceneri, ſe noi investi

‘gheremo,. quanto l’empito del me

deſimo ſia grande,` equali_ ſienoquel

le coſe, che ne. mantengono vivala

ſorgente, nelle viſcere di quel mon

te , e come egli venga talvolta ad

accenderſi furioſamente; e ad imper

verſate, come egli fa.

E? coſa certa per molte prnove

fatte in var) tempi, e per l'autorità

,di Vitruvio, e. di-.Strabone (a), che

non pure in quel monte, ma sìaínñ

cora negli altri vicini, anzi intutta

arena ſpiaggia di mare stanno aſco

ſotterra latghifiìme ,miniere di Bi

,s _ mmc

(a) Sti-ab. Geog. Lib. 5.

 



“3 {del :ma pioggia div terra. _no-1'

:ume e diZolfo, tutte materie, co

me ognun ſa, che di leggieri vale.

voli ſon-o ad accend-erſi, e prender

fuoco, ed avvengachè per lo ſpazio

di molti ſecoli liane conſumata una

gran parte, pur ne rimane ancora ,

e ne rimarrà. forſe, o fe ne produr

ra ſino alla fine del Mondo ,, ſicco

me l" Abate Bourdeloe (a) crede po.

ter avvenire nel Mongibello; anzi è

parere di alcuni, che l’uniuerfale-im

eendimerito della Terra memorato

per le Sagre Scritture-Rabbia a ſe.

guire per via. dai questi ſotterranei

fuochi tutti ad un tempo alla rovi-ñ

na della. medeſima quaſi , per così

dir , congiura!” (b) . Giàl’ ingegno:

de’più ſavj ed accorri-ftaThimxci,

ha. trovato delle materie ,i le: quali

inſieme unire , PSE/ie. medeſime in

fiammare\fi poſſono ,. come la ſola

mistura di‘x polvere ,. di zolfo, e dili

E 5 ma

( a )_Je tiens que leurs minîeres ſont' prciſi

que inepuiſables ;- &taut que le Monde ſe*

ra , il y a apparence que ces! degorgemens ſe

ferone *, les-marìeres- ſe rcparant toujours par

des produaions nouvelles. V.B9cc. Recherch.

N . . .. 4
Ti?) FEM-gx:: Memoír. ſur [pa/Them. de- _lai

'ui-21g- 7-15»- L .
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matura di ferro , ſe venga ſotterra-ta

-ín gran copia ed innaffiata, con em

pito sì gagliardo ll fa, che viene -ad

imitare lo steſſo tremuoto. come-il

famoſo Lemerì inſegna (a);niuno pe.

rò dnbitera , che la Natura giugner

non poſſa molto più oltre (li-quello ,

che far poſſa l'Arte. Ma potrebbe el

ſere ancora , che il fuoco vi ſi' foſſe

meſſo fin dal vprincipio del Mondo ,

e che 'ſempre vi -fi ſiaimanrcnuto al

meno occulramente , ſe pur-è vero

ciò , che 'ne vien detto , che ancora

nel tempo in cui mostra di eſſere più

-quieto etranquillo , ſi vede ſempre

intorno alla cima ſor’tirne- del ſu

mo . Ma come ciò ſia, egli èrpur cer

to che .il Veſuvio durar ſuole gran

tempo a ,non recare alcun danno ,

,anzi ſi laſcia. ſicuramente coltivare da

gli uomini, come quello che tutto in

torno alla ſua radice circondato vie

ne da fertiliffime e delizioſifiime vi

gne, e daljmezzo'n ſu ricoperto è di

alberi., edi frondi fin verſo la 'ſom

mità, dove una gran voragine ſi vc

de, in cui le ve-Pcigia de’paflatiñincen

dj ſempre'fi danno a conoſcere '. Di

ì ` v que'

_ñ

(a ) Lemery Cours de Cbymîque Ch. 7.
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questi ſe ne trovanorammemoratida

gli Storici, e da iFiloſofiſinoa quin

dici, tutti .però ſeguiti dopo l'Impe

ro di' Augusto, edopo’l naſcimento

del Salvatore; deglialtri che dovet

tero eſſer prima , non ſi ſa .certo in

qual tempo accadeſſero, e perduta n'

è ogni memoria già da gran tem

po .- certa. coſa eſſendo, che gli an

tichi Filoſofi , i quali diſputarono co

sì ſottilm’ente intorno al fuoco del

Mongibello , e i Poeti che sì pompa.

ſamente ne parlarono,(a) o non mai

del Veſuvio fecero menzione, o ſe pur

ne feceroî, questo ſolamente ſuper ri

guardo alla maraviglioſa ſua fecondi

tà, odelizioſac-nltivazione (.b).Non

vi ſu altri cheStrabone '(c) il qualſdi

r ce - ~
 

(a) Vidimus undantem ruptis fornaeibus

zEcnam › _\ J.

Flammarumque globos , liquefaflaqne ad(

vere ſaxa . Virgil. Georg. r.

(b) Talem dive: arar Capua', 8t vicina

Veſevo .

Ora jugo,& vacuis Clamus non zquus Acer

2 ' . Vir -Geol‘ .1.. i. , i `
~ (crzUHiſceglocis-ùgcnmbic Mo/ns Veſuvius

amoenìflìmìs habitatus agris/excepto cacumi

ne; idmagna ex parte p ' tiem habet fruéìum

*nnilum omnino ſerene: ,për cìneres m conſpe

i ”E 6 Em

\
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-ceſſe, che per vederſi le taverne ,, le

mpi, e` le. pietre verſola. ſommità di

-qu’el monte annerite ,.ed. abbruciate ,

conjett-urarſi-doveva,,che il fuoco vi

foſſe stato una volta, come lo era al

lora nel Mongibello. _Dunque non ui

era più, al tempo. di Gesù. Cristo., e

dell’lmperadore Augusto , in cui pure

viſſe Strabone , chi teneſſe memotiadi

un talzfuoco, piùnon ſe ne diſcorre~.

-va tra gli uominhpiù-nonſc ne legó.

geva ancor-a- in qnd-libri., che allora`

xſcestavano ,`_e ora ſono perduti ,z altrañ_

mente nomu-ebbe; così` ragionato.

i Strab‘one. derma di; Qonjctture ,_ con-.

-cioſiache mun 'altro piùñdi lui mostri.

diavere gliſstitti degli antichi Savi;

- diligcnreme-nteletti‘e_ ſtudiati-_I0 ſo

che quella Cronicala quale va. ſotto,

nome” di', B‘exoſo, mette… un incendio

.delVeſuvio al tempo di Aralio ſetti-t -

:mo- Reñ degli Aflìrif. cinquecen’ quaz_
~ ì" ' tenti'

  

fludhakensz cayernpſìque monſhatamra com-ñ_

bu' , is exñpetriszurtolox indie-ab, utpote-qruas;

:gi-lis abroſeritzquare, conjeQutis aſſequare. pla

Îan‘f_ istàm pr-ioribue anni's. atdetmſolitam , 8t

Sms;- h‘ab‘ere ~ craterasz. reflinéhm autem eſſe;

*GE-:dute materia. Sti-ab, Gregg. Lib. 55
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rant’anni dopo il Diluvio ( a) ,- ma.

'nulla valer dee un sì fatto racconto ,.

mentre in oggi ſi ſa che Beroſo di

Caldea non fece mai_ quellaCtonicaz…

ma che eſſa fit-gia, da* tte Secoli da…

un certo Annío. da Viterbo con vaga

fraude oontraffat-ta (5‘) ;› il quale vor.

lendo Gare alle proprie; menzogne il,

comento, diſſe che quell’incendio do

veva averñ dato- occaſione a' Poeti d"

inventare la'favola di Faetonte. Ma;

tornando alle storie di non_ dubbioſa.

fede diciamo, che- al tempo di Nero.

ne cominciò il Veſuvio acagionare

de' tremuori nel paeſe dintorno, ſicñ.

co
 

(sa) E0 tempore Italia ìn- tribus [ocis- arſxe

multis .diebus ,‘ circa lstros ,.Cymeos ,a 8t Ve

ſuváos., voeataque ſunt a ſanígenìs loca illa

Haier-ſana, ridest regio .const-ryan,- Éeroſ; An-v

tiq. lib. 5.,

' (-b) Annîí Beroſus ejuſdem eſt-farina., ad

ſunt ejus Megaflhenes 8c Archiloeh us, _de qui

bus ante dlximusxut ìnſanum ſi: velle ex qui[

quiliìs istisöcnugìs mendacibus magnum il*

lum Bexpſummeçiri, Voſſ. de, Hìstor. Grzc…

tap. 14.

Nih'fl Atcîrìloch‘i hodie-habemus ~; illa vero.

2B Annio Viterbienſi ſub ejus nomine edita_ ve`

ſe ſunt nuga , ae plane ſuppoſiticia ,, ut alla.

""1", 'Pz-ab ìmpuro illo Annii fonte proma-ñ

'mont . Vpſſñde Hitler-,Gram .Lzìba. Cap.. n.



I r o Conſiderazioni inform. ,

cOme laſciò ſcritto ancora Seneca (a),

che di queltempo viveva, dondepre

ſe occaſione il Boccaccio nel ſuo trat

tato de' Monti (11-) di affermare che

allora ſeguì un accendimento del Ve

ſuvio. Ma egli errò in questo, men.

tre il primo accadde pochi anni do

po, eſſendo I’mperadore Tito figliuo

lo di Veſpaſiano, l'anno 8x. di Gesù

Criſ’co , e fu quello appuntmper cui

rovinarono due Città a quel monte

vicine , Ercolano , e ,Pompei , mentre

stavaſi il popolo ozioſamente ſeden

do al Teatro, e le .ceneri ſi ſparſero

per fino nell' Africa , nell' Egitto , e

nella Soria, ſiccome racconta Dion

Caffio, e ſi legge nel compendio, che

”di quell' autore néſeee Giovanni sifi

lino ( c) . Allora 'ſu che Plinio lo

Scrittore della naturale storia, il qua

le ſoprantendeva all' Armata naval di

Miſeno troppo avvicinar volendoſi a

“mirare curioſamente quello ſpettaco

lo, restò dal vapore e dal fumof ſof

, o_
 

( a) Senec.~Q\1zſhnat.lib. iij.

é b ) Boccat. in traéì, de Mont. tìt. Veſevus.

c) Sub Autumnum ingens incendium te

pente excì’tatum est,eóque mon: Vcſevus con*

flflgmvit . Xiph'il. in Tito.



;Ad una pioggia di terra . 1 Il

focato e morto (a). Il ſecondo in,

cendio del Veſuvio ſegui al tempo dell'

Imperadore-Severo l’ anno di nostra

ſalute 204. e di questo non pure fa

menzione Dion Caffio riferito da Si

filino (b), ma ſ1 crede che ſia lo fieſ

ſo, di cui parla Galeno- (c), che di

quel ſecolo fioriva. Di la agran tem

po, cioè nell'anno-472. avvenne il ter

zo, eſſendo Leone il grande’lmperaó

dore d'Oriente, e Olibrio d’Occiden

te (d). Giunſero allora le ceneri ſino

a Costantinopoli, ſiccome narra Pro~

copio ( e) e fu estinto quel fuoco per

la interceflion-e del santotMattitejGen

naro. Così pure ne'due anni, che'ſe

guirono, arſe il Veſuvio, mta‘non ſi

legge che sì “gravi danni cagionaſſe

co
 

(a) PlimCzciL epist. ad Tac.

(b) Per eos dies reſplenduit in Monte Ve

ſuvio ignismaximns , in eoque tanti ignes ex

titcmnr , nr' Capitan} uſque uudirentur ."XÌ- ñ

phil. in Severo.

(c) Gal. Lib. 5. Math.

.( d) Eodem auno'Veſuvíus mons in Cam

pz‘nia ìntlmis astuans ignibus viſcera cxusta

evomuit , noéìumiſqne in die tenebris incom

bentibus omne’m Europam minuto elnere c00

[äruit. Sigon. dellmper. Occ'id. lib. x 3. in

lybrio .

(e) Procop. (le-Bell. Goth_ lib. z. cap, 5.
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come prima aveva fatto, eſſendol’m

peradore in Occidente G-licerio (4.).

La festa vol-ta che ilVeſuvio prendeſ

ſe fuoco, ſu dell-'anno' 512. dopo la

Redenzione 3 il qual accidente Eu da.

Caffiodoro disteſamente narrato in

una' lettera (la) ch’ei ſcriſſera Fausto ,a

a nome del Re-d’ltaliaTeoderigo , che

dominava in. quel tempo . Mentre an

-cora l’Eſſîatco Teodoro Calliopa reg.

-äeva una parte d`Italia per l'Impera

ore d'Oriente Costantino ilzbarbuto,

e l'altra iìbbidiva alRe de' Longobar

di Bertaredo accadde il ſettimo. in.

cendio di quel monte cen’ſettanta tre

. anni. dopo quello di cuiſt ſe' menzio.

ne per Caflìodòro (0),.. Scorſero di

Poi preſſo a ttecent’ anni, ne' quali

non trovaſi che il Veſuvio deſſe mai-ñ.

nelle ſolite… furie ,z ſe Pure non dee:

quc~

( a) Recupit. de-Veſuvr íncend. pag-.85.

(b) Campani Veſuvii montìs host‘ilitate va.

 

fiati , Clementi: nostra ſupplices lachryçnas.

profuderunt, ut agrorum fruëìibus enudati ,

ſubleventur onere tributaria funflionis .. Caſ

ſiod -Var. Lib. 4.. Epístó. 50;

( c ) Marcio vero.VeſhvîusmonsinCampa~~

nia petdiesaliquot ignesevomuit , atque orn

n’m virentìa circumquaque aduflìt . Sigpn. de.

Kegirrltnl, fila-.2» in. Pxertarhito ñ.



v Ltd una pioggia di terra; Ir g

questo attribuirſi all’oſcnra caligine;

in cui stanno ravvolte le storie di que'

ſecoli. Solamente dell'anno 982* leg

gefi che il Veſuvio ſi accendeſſe poco

avanti la morte _di Giovanni Duca di

Napoli, e di Pandolfo Principe di Ca

pova (a), e lo steſſo avvenne poi un

“dici anni dopo, nel qual tempo` mou

rì Guaimario Principe diSalerno (b) .

In una piccola Cronica che fece All

berico Monaco di Monte Cafiìno (c)

leggefi di un’ infocamento del Veſu

vio, il quale fu dell' anno 1036, e di

un' altro fa menzione Falcon da Be

nevento (dì) che duro quaranta gior

m

(a) Recupit. de Veſuv. incend. pag. 66.

(b) Recupit. ibid.

(e) Seno Ka]. Febr. Mons-Veſuvius eru

&avit incendium, ita ut uſque ad mare diſcut

reret . Alberic. Caffin- Chrono]. ad‘ ann. 1036.

(d) Hoc anno IV- Kal. Jun. Mons ille qui

prope Civitatem Neapolim eſſe videbatur ,

ignem validum 8t flammas viſibiles projecír

per dies 030 , ita nt civitates ei contiguz , 8t

castra mortem expeé’tabant , e! cujus 'incendio

pulvis niger 3! horribilis exivit , 8t uf ue Sa

lemum , Beneven-tum 8c Capuam 8c capo

lim pulvis ille a facie venti pervolavit ; i nie`

vero ille per dies oé’to vifus est, de quo pu ve*

re cives multi Beneventauorum , 8t ego istiu:.

opcrís dcſcriptor , collegimus. Falc.~ Bene*

vent, Chron
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ni nell'anno 1139., paſſatii quali ſi

reſe tranquillo per lungo tempo quel

monte, non trovandoſi, che per lo

ſpazio di preſſo a quattro ſecoli più

infuriaſi‘eſino all'anno x500., iñ cui

ſecondo il' opinione d’alcuni ſi riacce

ſe (a); .ma di un tal fatto nonètrop

-po chiaro il racconto. Il Padre Giu

lio Ceſare Recupito della Venerabil

Compagnia di Gesù raccolſe inſieme ,

e disteſe la fioria dc’ſopradettiincen

di in un trattato ch’ei fece in occa

ſione che l'anno 1631. ſe uì un nuo

vo accendimento nel Ve uvio al par

d'ogni altroſpaventoſo e lagrimevo

le . Appreſſo il quale tre altri, s’ io

non erro, ne ſono accaduti, cioè nel

1660., nel 1682.., e ueflo finalmen

te nel 1737., a’dì noi ri venuto. Per

questo ſi può chiaramente compren

dere nQn eſſervi stato mai ſpazio al

cuno regolato, o miſura di tempo tra

l'uno e l'altro aecendimento, nè po

terſi indovinare quando de'nuovi ab

biano a ſuccedere .- dacchè certamen

te io non conſenta alla opinione di

coloro, iquali inſegnano che i movi

menti e gli aſpetti de’corpi celeſbti v'

. a _

(a) Recupit. de Veſuv. incend. pag. 69.
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abbiano la maggior parte, e che ciò

principalmente intervenga , quando l'

_ottavo cerchio del Cielo ſvariando,

in qualche focoſa stella. (a) va ad in_

contrarſi', come per alcuni ſentimen

ti di Platone (b) malamente inteſi il

giuntatore da Viterbo andò ſciocca

mente ſantasticando ( c ) . Anzi jo

tengo per fermo, che allora quando

ben diſposte e preparate ſono in cer.

ta quantità le materie , che dicemmo

tro

MP (a) ll Pianeta Marte ſu chiamato in greco

zuçéac, che vuol dire focoſo .' Huic autem

proximum inſeriorem orbem tener WUPdHç,

quzsrella Martis appcllatur . Cu:. de Natur.

Deor. lib. z.

(b ) Fit enim lenga tempotum intervallo

eczlestis circuitus ermutatìo quzdam quam

inflammationis va icas neceſſario ſeguir… c

Pl‘aro in Timao .

( c ) Ejuſeemodi confiagl‘ationes ſiunt ab

exorbiratione oEÌavi circoli dum extra orbita

tìoncs ab occidente in orientem , iteratoque ad

occîdentem accedi: , 8t recedlt ſupra centrum

arietis 8t libra duos parvos cu‘culos deſcriben

do,u't Thebit Aſ’rrologus d°c²_t- Nam cum

motu acceſſus 8t receſſus P'eryemt ad cardines

parvi circuli , ſi cardo_ aſPlCltfu’ al? ſyderibus

aquoſis, indueir diluvia enforbitanria , ſi vero

aſpicitur a ſydereo afflatu lgf‘eo a glgflít incen

di; &conflagraciones in locls ſulphureis apcis

incendio. Ann. Vitetb- m Comment. Beroſ.

loc. Cit. —`
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trovarſi nelle viſcere di quel monte;

il che di tempo in tempo neceſſaria

mente avvenir dee; ( o per alcuna a

noi aſcoſa cagione vi ſi metta il fuo

co , o pigli vigore s’egli vi era da prin

cipio) allora forza è che' queste s'in

fiammino furioſamente tutte ad un

tratto , e trovandoſi ristrette , nelle

caverne d-i quelmonte urtano, ſmuo

vono, e ſpezzano , quanto ſi para lo

ro dinanzi, facendo prima ſentire per

tutti i‘vicini luoghi orribili tremuoti,

poſcia mandando fuori una prodigio

ſa copia di fiamme , di fumo, e di

ceneri, e ſcagliando pietre infuocate

d’ogn’intotno . Troppo è paleſe quan

to abbia di forza un poco di po-lveó‘

re d' Archibuſo , rinchiuſa in una

Bombarda, in una .Artiglieria . Che

ſarà dunque di una stetminata. quan

tita‘. di Zolfo, e di Bitume nelle ca

verne di quelmonte rinſerrata? Qual

maraviglía però ſe nell’incendio, che

'ſeguì del 1631. ifafiì- così lanciati dal

Veſuvio arrivaſſero ſino a Melfi che

ne è ben cento miglia lontana, ſicco

me racconta ilRecupíto (a), e ſe le

'ceneri altra'volta- non Eolo per _la vi

cina

ÎÎJ Recupit. pag. r 3.
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cina Puglia , ma. per tutto l' Adriati.

co , e pel Mediterraneo furono ſpar

{e ſmo a giugnere nella Sicilia , e

nella Dalmazia , ſiccome afferma Vin..

renzo Alſario dalla. Croce (a), anzi

in Costantinopoli , nella Soria , nell*

Egitto , ſecondoche Procopio (b) ,

e Dione (c) laſciarono ſcritto.

Sarà ſorſe alcuno , cui taliraccon

ti parranno favoloſi , ma io per-mc

li credo veriflímil : perchè ſe voglia

concederſi, e certo neſſuno il può ne.

gare , che il fuoco abbia potere di

cacciare quelle ceneri a un' altezza

ben grande , chi non vede. come que

ste restar debbono in balia de' venti

ſuperiori , le forze de' quali ſono

grandiſſime. Un vento fu quelloyco.

mc

 ——ó~ó—l——ó-— ,..ñ

(a ) Vincent. Alſ. Crue. Veſuward. pag. SLK

(b ) His demum ſi ſorte venms veîzemenó

tiot ìncumbat in ſublime ,' adeò tollitur tlc-Ví

fum fugìat , ö! quocumquc impellit aura Per

latus in terram decidat remotîffimam . Ferunt

illius caſo ſic territum aliquando Byzantium ,

ut quz tunc 'ad placanlum Deum decreta ſum,

etiam nunc habeafltnr ſolemnes ſupplicationes .

Pl’oco y de Bell. Goth. 2. c. 5.

(cyî'amus fuit pulvìs ut ab eo loco in Afri

cam 8t Syrìam ö: {Egyptum penetmverir 5

pei-venir etiam Romam uſque . Xiphil. in TL

to , ex Dione . -
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me la Divina Scrittura (a) ne inſegna,

che venuto di oltre mare portò nell'

r Egitto quella sterminata copia di Ca

vallette, le quali in pochi giorni di

íertarono quel fertilifiìmo paeſe. Un

vento fu .quello ( b ) , che portò sì

gran numero di Cotornici nella Soli

tudine .quanto poteſſe eſſer ſufficiente

a ſatollare le ingorde voglie di tante

migliaia d’Iſraeliti.. Io nel vero ſono

,così altamente perſuaſo della verità.

di tali racconti, che nondnbito pun

to di affermare , che la terra oſcura

caduta in mezzo al nostro golfo, ea

Voi preſentata dal Capitano' Pietro

Bozzato , che il dì 2 I.di Maggio rac

colta avevala ſopra la ſua ,nave chia

mata Madonna del Scarpelli) , altro non

foſſe che la cenere ſparſa per l' aria

nell’incendio che allora ſegui delVe

ſuvio , e portata quivi per li venti

mezzi ſcirocchi, i quali allora ſpira

vano. Troppo chiari argomenti nev

ab

 

( a )Et Dominus induxit ventum ui'entem

tota die illa 8( noéìe , 8c mane faélo ventus

ureus levavit locustas Bre. Exod.v c. lO. n. l 3.

( b) Vemus autem egrediens a Domino ar

rcptans trans mare Cotumices detulit , 8( di*

miſi: in caflra &îc Numer. Cap. I I. n. 30.
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abbiamo per le Storie , le quali tra.

li altri maravigliofi effetti di qn‘el

uoco , quello ancora dello ſpargi

mento delle _ceneri narrano concorde

mente (a); e mi torna a mente di

aver ,letto nel Fazello Scrittore del,

le Siciliane coſe , come in un' accen

dimento del Mo‘ngibello ſeguito nel

1536. , cui eraſi trovato egli steſſo

preſente , un ſimiliffimo caſo era in

tervenutoz Non molto di poi (egli ſcri

ve) la voragine _ſuperiore del monte ,

carciò fuori per tre giorni una :i gran

mole di cenere oſcura , che non pare il`

monte e i luoghi vicini, fino aCapo Fa

ro , e Capa *Paſſaro , male Citta‘ fleſſe

della Calabria fino a Coſenza ne furono

ricoperte, anzi eflè vennero ancora ſpar

ſe dal vento , ſopra del mare sì largamen

te, che in diflanza ,di trecentomíglia dal

la Sicilia , reflarono imbrattate le navi

di quella cenere (b’) . Anche la terra

roſſa Piovuta l’ anno 1689.1'n questa

Cir

(a) Volat per mare magnum cinis decoélus

ö: terrenis nnbibus excitatis tranſmariuas qu0~

?ue provincias Pulvereís guttis complet . Caſ

xorLVar. Lib. 4. Epist. 50,

(b) Crater montis ſupernus non multo post

tantum nigri eineris per triduum molem affla

vit Bre. FazelLRerum SÌQDe-T-LLib- z.CaP.4,.
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Citta cadde appunto , ſiccome affer

-ma il Cavalier Valliſnieri (a) in tem

po che il Veſuvio aveva aperte due

*orribili bocche ſopra del Mare . E

non dee alcuno rimane-r ſorpreſo che

ſcure folle-ro le ceneri di questi gior..

ni piovute , e tolſe quelle d* allora ,

.eſſendo uſanza di quel monte il git

-tarne ſuo-ri di var; colori , ora bian

,chic-cio, ora roflígne , ora bigie, ſe

condo le differenti materie , che fu

cono arſe , e ſecondo i diverſi gradi

di fuoco, ch’ eſſe foffrirono, ſiccome

acconciamente ſcriſſe Vincenzo Al

{ario della -Ctoce (b ). I‘l colore di

quelle venute ultimamente da Mono

peli era ferrigno ,- ma ſi vedevano

ſparſe quà e la delle particelle rilu

7 conti., che per mio avviſo -non erano

molto differenti dal talco, ooncioſia

*che mefle al fuoco non ſimutaf

ñſero mai, nè mai -perdeſſero il {uo

ſplendore,

Tosto che .'m'i feci a conſiderate

.questa terra, parvemi così da princi

pio una materia'arſa ed aſſomigliare.

cſh‘emamente dal fuoco, c che nulla

In

 

(a ) Vall'ſn. Len. PioggÎaTsÎ

4 b Ì Vincent. Allar. Crnc- Veſuv- ard .
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in ſe o di ſale o di zolfo conteneſſe ,

ſimiliſſima a quelle terre , che avan

zano alle distillazioni , e che noi al

tri Chimici diciamo Capi morti .- ma

per un coral peſo, e per un certo co

lore che vi ſi ſcorgeva, enrrai in ſo

ſpetto che non forſe ella poteſſe con

tenere in ſe alcun metallo, e propoſi

che 'foſſe da farſene la ſperieuza. Pre

ſi dunque una dramma di quella pol

vere , e un’ altra pure di argento vi

vo, le stemperai perfettamente inſie

me ſino a che l'argento vivo ſi perdè

di vista in minutiflìme particelle aſſoc

tigliaro , ma non per tanto non ſe

gli attaccò punto di quella polvere .‘

anzi lavata con acqua ſi tiunirono

ben tosto e ſi raccozzarono inſieme i

minutiſſimi granelli dell' Argento vi

vo, il quale non crebbedi peſo inmo

do alcuno , niun congiungimento .`

o per ſervirmi di un vocabolo della

nostra profeſſione niuuo amalgama eſ

ſendoli fatto , e parvemi che questo

foſſe un ſegno aſſai chiaro che quella

terra non conteneſſe in ſe oro o at

genro, rale eſſendo la natura di que'

due prezioſi metalli, come non pure

i Chimici, ma ancora gli Orefici ſanñ

opuſc. Tom. XVI. P no, I
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no, che dove eſíì ſieno, all’ Argento

vivo ſi uniſcono perfettamente , dal

miſchiamento de' quali viene a for.

marſi quella tal coſa , che i Chimici

chiamano amalgama . Se deeſi credere

al Recupito (a) nell’incendio delVe.

ſuvio, che ſeguì del 1631, cadde a

Napoli_ una cenere , la quale conte.

neva dell' argento puro , onde con.

vien dire che o nello accendimento

preſente una tal cenere non vi ſia sta

ta, o che per cagion del ſno peſo, il

fuoco, ed il vento nonl’ abbiano po.

tuta cacciare sì lontano 5 ovvero quel`

lo che io stimo più Probabile, che

la coſa non foſſe stata. troppo diligen

temente oſſervata da coloro che la

narrarono al Recapito . Veduto che

ebbi non cſſeminè oro nè argento in

quella terra, mi venne in penſiero di

ricercare ſe -peravventura ella conte..

nelſe- del-ferro ,. e molte ragioni mi

perſuadevano di doverne trovare. Io

iapeva primieramente quanto ſia ab

bondevole queſìo metallo in tutte le

parti della terra , non eſſendo poſſ

bile', per così dire , girare lo ſguar

do verſo alcun luogo , .dove non ſe

ne
 

(E) Recupinpag. r4. ..
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ne incontrino delle miniere , come ſa

viamente avvertì mio Padre di ſempre

felice ricdrdanza nel ſuo trattato del

Ferro, e della ſua Neve (a): e par

vcmi ancora di potere conjetturare ,

che una-delle cagioni, le quali ditem

po in tempo accendono il fuoco in

certi monti, poteſſe eſſere il miſchia

mento naturale del ferro , e del zol

ſo, giacchè lo steſſo fatto artifizioſa

mente ſecondo gli ammaestramenti

del Lemerì produce un’effetro molto

ſimile agl’ infocamenti del Veſuvio ,

e del Mongibello : aveva veduto nel

Recupito ( b ) come per un incendio

del Veſuvio erano cadute aMelfi del…

le ceneri, le quali erano così piene

di quel metallo , che ſu detto eſſervi

caduta una pioggia di ferro : ſovve

nivami pure di aver letto una lettera

ſcritta da Paolo Boccone ( c) all' Aba

F a tc

 

(a ) Mira est Ferri ubique copia , quorum

que terrarum vertatur oculus occurrens ferri

minerz , Zannich. de Ferro pag. a4.

b) Recllpit.pag.lg. l

c) La maticre embrazee est fort peſant ;

elle s’ cnflame , 8t ſe fond , 8t elle parole erre:

de la conſistence du maeheſer , ou de l’ eeumeg;

dc Fer. Bocc- Reehereh. Nana:. pag. 45.
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te Bourdelot, in cui diceva di-avete

oſſervato , che le materie infocate e

ſondute nel Mongibello , quanto al

peſo ed al colore ſimiliflìme erano al

la ſchiuma diferro.` finalmente mi tor

nava alla memoria una ſperienza ch'

io feci già da gran tempo, intornoa

certe pietre leggieri di var] colori ,\ le

quali ii raccolgono nel Veſuvio , co.`

me avanzi de' paſſati incendi , e po

mici di Volcano ſi chiamano da' Na

rurali,- queste provate colla calamita

danno indizio di tenere in ſe non pie

ciola copia di ferro , maflimamente

quelle che l’ oſcurità del colore rende

a quel metallo più ſomiglianti .~ per

le quali ragioni mi dava a. credere- che

in quella polvere vi doveſſe eſſere una

porzione non così ſcarſa di ferro. Nè

andai' punto ingannato .~ anzi trovai

molto più di quello , che facilmente

, avéíſe potuto immaginare . Accostai

la_ punta di un coltello ben calamita

to a un picsiolmucchio di quella pol;

tere , la quale non meno ſe le attac

cò, che ſe foſſe Prata una ſottil lima

tura di ferro , e questa avendo io ſcoſ

{a ben bene ,- e ripulito il_ coltello lo…

lvvicinai di nuovo a quella cenere ,4
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la quale ſe gli unì così prontamente ;

come prima aveva fatto , nè- andò

molto , che’replicando > più volte l' avñ;

vicinamento del ferro calamitato alla

polvere, tutta a ſe la tirò fino a non'

restarne neppure 'un granello ſopra la.

carta, coſa che adir vero mi fece req

stare pieno dimaraviglia, conſideran

do non ſolamenteellere quella polveñ‘

re per la maggior parte ferro , ma
ferro ancora ìvivo ,mentre il ferro ab

bruciato -e ridotto in calce più non

ubbidiſce alla virtù della calamita .

Non oſerei gia dire che in quella ceó.

nere non ſitrovaſſe altra materia che

ferro, anzi io tengo per fermo che vi

,ſia della terra , ma così Direttamente

unita al metallo , che il ferro calami

tato a ſe traendo le particelle di que

,sto non! può far sì, *che dalle altre ven

gala'ſciato ; della qual coſa ’, chiaro

mdiz-iofi è la ſperienzaeh’ io ſecimet

tendo‘sſulla bilancia ugual . mole di_

questacenere, e di ſottil limatura di

ferro, mentre il peſo della prima sta.

va a quello della ſeconda quaſi come

il due al tre , il che ſe di una steſſa

materia foſſero, non ſarebbe cosìad`

divenuto . Volli ancora; vedere, ſein

F 3 ſon
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fondendo la cenere in varj liquori pro;

duceſſe effettimolto differenrida quelñ

li della limaturadel ferro z, fatti dun

que -apprestare otto vaſi* di vetro di

bocca stretta , miſi le ceneri del Ve

ſuvio in quattrode’medeſimi, e in al

trettanti partitamente la limatura di

ferro .~ poſcia verſai quattro differenti

liquori in que" vaſi che contenevano

la cenere , e gli steſſi pure, verſai in

quelli ne” quali stavaſi la limatura : ili

quori furono , il Vino ,, l’ Aceto ,, lo

Spirito di Vitriuolo un poco annac

quato, e l'olio di Tai-tato cosidetto

da* Chimici . Qiestiarrivandozſopra.

le' polveri, norrbollirono punto ,. che

fi vpoteſſe ſcoprire: chiaramente' ,, ma

fiati così perlungo tempo arlento fuo

co di rena, e poi anche bolliti al

fuoco s'inturbidarono tutti, e acqui

fiarono una coral tintura ,. la quale ne‘

vaſi dov‘era stata pofia la ceneue era.

più leggieri , ,negli altri più carica ,

benche in tutti-foſſe alquanto ſeni-ae

pendeſſe al nero, maſſime dove le pol

veri erano state tenute nel vino ; e

queſto ancora conſente alla mia opi~.`

nione, cioè che lezeeneridelveſuvio

fieno in gran parte ferro, ma ch' egli

.- vi
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l

e

i

›

vi abbia ancora della terra ſramiſchias

ta; tuttochè ciò ſi opponga diritta~

mente alle ſperienze fatte gia‘ in Na~'

poli l’ anno 1/694. da Andrea Grondeló

ſcheiner, e da. Giuſeppe di Martino, a'

quali parve di vedere, che nelle cene

ri, pietre , e terre del Veſuvio non

trovaſì parte alcuna la quale poſſadirñ

fi0ro, Argento, Rame, Ferro,Mar.

caflita o Lapislazzalo, come alcunili

davano a credere (a). Lo ſpirito di

vino non ſi cambiò punto di colore,

perchè vi foſſe meſſa la cenere delVe

ſuvio, e ciò dovette avvenire per eſ`

ſerfi conſumate dal fuoco le partire

finoſe e bituminoſe , le quali princi

palmente è valevole a diſciorre lo ſpi~

rito di vino . Fecibollíre eziandio nell'

acqua di quella cenere o terra piovu

ta , e colata la decozione o liffirio

come noi ſiamo ſoliti a dire , la feci

stare così al fuoco, tanto che ſi con

ſumaſſe tutta l’ acqua, e il vaſo restaſ

ſequaſi interamenté‘voto e raſciutto,

trovai nel fondo un poco di ſale gial

.lognolo , il cui peſo non era più che

{ci grani, e meſſo nello ſpirito di ni~

tro, e in qnellodi vitriuolo , e nell'
- F 4 ì olio

-~——~—~——-——-—~———*

( a)_Bulifon.Lett.Incendio del Vcſuvioí
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Pcrnizioſo effetto eli-ar Poſſa- cagiona'

olio di tartaro non fece bollimento

alcuno: onde conìettutai che nè aci.

“do eglifoſſe nè alcali, ma uno di que?

ſali di mezzo , che neutri ſi appella_

no. L'ultima pruova ch’ io feci ſula

calcinazione, al principio della qua.

le mi fu avviſo di-ſentite un' odore ſi

mile a quello dell' olio di ſaſſo ina

cosìleggieri., che appena rendevaſì

ſenſibile e tuttavia dopo aver tenuta_

la materia lungamente nel fuoco, tro

vai che non fiera perduto, punto del

ſuo peſo.

Dopo aver vedute di che natura ſia

la polvere del Veſuvio per riguardo

a' principi ond’eſſa è composta, resta

a conſiderarfi brevemente ſe alcun

,re alla ſalute degli uomini ,4 e. degli

altri animali .. Scrive Procopio ( a )` nel

ſecondo, libro delle guerre contra i

Goti., che allora quando il Veſuvio

« _ ſpat

*.
 

ſ .( a) Vetum ib': mona mngirui ſimil-:medie

ſonicum plerumquc , ingentem c'merìs vim

pxorumpit band multo post, quz pestis ſi in

via quemp'iam deprehenderit nullo is paEìo

mortem potefl effizgere . Procop. de Bell

(ìoſhL’ib. 2.. caP._5. i .

‘ 4
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ſpafgefunoſarnente le* ſue ceneri, ſe

MMO ?et avventura s’ incontri nelle

meògſiffle :Andando per via, per muri

como WO ſcapëpar dalla morte , il

che” crederci doverſi intendere de'

luoghi a quel monte VlClſll , _ dove'

troppo maggiore ſi e la copia di quel

]e ceneri , troppo grave la violenza

dem-medeſime, onde poſſono gli uo

minie glianimali rimaner ſoffocari

Aſian tratto . Ma ne' luoghi lontani

on alttamente poſſono nuocere, che

er alcuna cattiva qualità che abbia~

nd in ſe . Nell' incendio che ſegui al

tempo dell" Imperadore Tito raccon-ñ

ta Dion Caffio (a)riferito dasiſilino,

che le ceneri ucciſcro non ſolamente

gli uccelli per l’ana , ma Si ancora i

peſci in quelle acque , dove eſſe ferñ

maronfi , e questo accordaſi molto

bene con quello, che da Paolo Oro-x

F 5 lio

F

s

W

(a) Tanta vero em copia cînerîs, nt ter

nm mareque atque adeo ipſum aeren com

pier-et , qua res multa dimm, ut euique ſort

Iulit , importavit non ſolum homiuibus pra

diiſque ac pecoribus, ſìed etiam pìſces volu

gxeſque omnes peremie. X’rphll, 'm Tito-
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{io (a) ſu ſcrittoſopra alcune ceneri',

del Mongibello ›, le quali cadute in

torno-all'Iſola. di Lipari , gran partel
`de" peſci vi ſperſero , e altri aggiun-v

gono (b) che gettati al lido, que' pe_v

ſci così morti', 'e -mangiatidal popo`

lo vi cagionarono unapestilenzialma~

lattia.. Della terra roſſa caduta l’ ari-.

no 1689.,in Venezia e portata eſſa_ pu-ſ

rev dal Veſuvio, così laſciò ſcritto il.

ſempre. grande p Cavalier Valliſnieri

(a), Chi ooll’erbe negiigçntemente lama.

:e ingojò ne' cibi una cotal razza di poli.

were Pari, vomito e diarrea. a, ,torminoſex

convulfioncelle o… punture nellaflomacba e

nel, ventre.ſi Del che, _ne adduce laica-A,

gione in queſti termini .-_ L." avere poisv

cagionato vomito atbi mangiòerbe ,ſpaz-`

cate: da. ſimil. centre z e’ ad, altri diarrea

- 2 a da~

 

(a) Rurſnaalia die Liparañ, inſular Gr vict

num, circa eam. mare- intantum. efferbuitzut:

aduſiasquoque rupes, diſſolveril; ,. cabulataque;

navíumz liqurc ſaéìis ce’ris, exmrruerit ,, exani'

matos piſce- ſupematanteſque excoxerit ,‘ ho`

minee quoquq niſi qui_ longíus_ Powerline diiſi

fugare ,* reciprocato anhelitu calidi aeris adu*

il,is imrerſum vrſeeribnsſuffocaric . Oxoſ. Lib..

3 e. I0.- 1 _

(b R ecupinpag. 32-.

(c )Valliſn.piogg,ſaſs. ,j . - f

. óerlñz…
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'o dolori 0 tormínì non dependette da al

tro, che da quc’ſalí acuti e pungenti che

*v’eran rimeſcolaci come fi oſſerva intutte

leceneri . Vera coſa è che in quelle

del Veſuvio_ più che ogni altra coſa

abbiamo trovato eſſervi abbondevole

il ferro , e che un tal metallo non

pare così nimico alla natura dell’~

uomo, come altri: peravventuralo ſ0
no ,- concioflìacheìda quello ricava:

re ſi poſſano «tanti rimedi alla uma

na ſalute sì roſittevoli e buoni .

Ma chi non a, chequelle steſſeco~~

ſe , le quali anno maggior forza di

giovare, l’anno ancora di nuocere ,'

quando eſſe nonvengano peracconv

cio modo preparate e' vdiſpoſte . L*

opío ed il mercurio poſſono con.

vertirſi' di ſalutiferi medicamenti-in
mortali veleni, ſolamenteche ſcam-ſſ

biſì alcun poco la maniera d' uſare

li,- tanto potrebbe avvenire del fer

ro nelle ceneri del Veſuvio , dova

quel'miſcuglio di ſalite di :olii-che

pur vi rimangono varrebbead alte

rarlov in g’uiſaoche diveniſſe propor

zionato strumento a' togliere lavita

agli animali , anzi che a conſervar

la . Troppo fragile Icoſa; è ladſäîute
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dell‘uomo! a troppo grandi pericotſi

li eſposta I- e a guiſa dl ſotriliflimo

»ze-tro, perñogni leggier percoſſa trop..

facile a romperſi i Per queſto i

Vostri Maggiori divinamente conſh

derarono , che ninna eſſendo in fra

le umane coſe , più della ,comune

ſalvezza prezioſa, ninna aucoraa con.

fervarſi più difficile ,z- cosidoucſſe que`

fia alla sovrana autorità-di taliUo.

;ni-ni affidarſi', i quali con altezza

d' intendimeuto, conmaturitd di con..

figlio, e con rigoredi ſantiflìme leg

g1- la- diffendeſſero t Voi _dunque ſiete

pur quelli, che alla conſervazione del;

la nostra ſalute così attentamente ve,

gliate, Voi che più volte contro agli i

occulti pericoli., e contro agli ſCOP_

perti‘mmici la guardaste .. Quante

volt e la fiera pcstilenzial' contagio.

ne, dalle piu timore parti dell’Oriens

re- venuta, ed innoltrataſi fin ſul con.

fine, alla miſera Italia ſtrage e morte

e-deſolazion minacciando , all' auto_

líevol‘e impeto Vostro ſi ristette, evol

îò- Paſſo indietro.; *quante volte la vic,

ñlenza- de' pre-ſenti mali frangeste ,_ e i

dad terror de’venturi ne lfiberastç -. E

.non flame forſe nor quell-1,, che m7 {ta

,. tut
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tutti i beni di questa Terra niun altro

più della ſalute nostra ,zpprezziamo ,A

ſenza la quale nè ſoave, nè gioconñ"

da coſa può parerci la vita medeſió

ma, e per amor della. quale le ric

chezze , i diletti , anzi la. Terra ſteſſa

nativa di abbandonar non ricuſiamoè

come dunque non ,dovremmo eſſer

eternamente tenuti a Voi , da: quali

ottenuto abbiamo di poter vivere

nella Patria nostra ſicuri e contenti

in una abbondante copia di coſe è

nè ſolamente la Città nostra, ma l*

Italia tutta per Voi libera e ſalva»

lo stato pacifico e tran uillo , che

ora gode dopo il: divin occorſo da

V0i riconoſce, e mi rendo certo ,

che neppure in avvenire, vi ſarà ge

nerazioue sì ingrata , o posterità sì;

{conoſcente , la quale o dimenticarſi`

di così alto benefizio Vostro , o dali

rammemorarlo continovamenre poſſa

rtenerſi ,~ nè ioal par d' ogni altro da

V0i bcneficatq , altramente intenderci

di ſoddisfare all’ obbligo mio , che con

tenere questa vita fin tanto ch' ella du

rerà tutta a~ Voi; conſecrata Per la.

qual coſa avendo queste mie deboli

Conſiderazioni intorno agl’ inc-:133i del;

c"
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Veſuvio, e alle pioggie delle ceneri ,~

per Vostro comando disteſe, aVoilc

preſento ſottomettendole al ſublime

Vostro giudizio, e umilmente ſuppli

candovi a riguardarle quale argomen

to di quella che profeſſerò ſempre al

le Signorie Vostre lllustriſſlme ed Ec
ſſccllentifiime eterna. inalterabile ubbi.

dienza. ñ- -"

Umilifi.. Divotifr. Ofl'equiofifr. Sei-v.

Gio.- Jacopo Zanniche1li._

'- ..l›
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SERIE CRONOLOGICA

Degli `Scrittori nati nel Regno

di Napoli, ec.

mraoovzìouzaſ

o, che già molti anni mi ion po..

sto a raccogliere le. memorie di

que' Perſonaggi, che colle lodevoli,

ed inceſſanti applicazioni negli Stu

dj, e co idotri , e chiari parti del

lo 'ngegno loro hanno renduto cele

bre, e rinomato quest* ameno, e ſio~~
ritiſſimo Reame di Napoli ì, ove eſii

nacquero , per dar cominciamcuto,

ove poſe line il. Dottor Niccolò Top

pi, a cui nel Secolo proſîìmo paſſano,

cadde nell’animo un ſom liante comñ,

mendabile penſiero di .ormare una

compiuta , e perfetta opera degli Scrit~`

tori tutti del Regno ,avendone di gia

pubblicato il Modello , e l‘Idea per

mezzo delle stampe di Antonio Buli

foni Stampatore nella Città ,di Napoz

li' nel i678. in foglio col titolo di*

Biblioteca Napoletana, la _quale ad al

tro non ſerviva., che di Apparati; al;

- - a.
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la grand’Opera, che meditava forma

re, ma- non condulſeal bramato fine,

distolto ſorſe da altri più rilevanti, e

premuroſi affari. E quest’appunto ac~

cadde ancora al celebre Bartolomeo

Chioccarelli, il quale tempo prima;

penſato-avea formare una ſomigliante

Opera, che rimaſe imperfetta col ſe,

uente titolo: *DeIllu/iríbus scriptoriñ

ur , qui in Civita”, ac Regno Neapoli

tano ab orbe condito ad noſiram uſque

-etatem floruerunt , com' egli medeſiz

mo l’andò diviſando_ nella fine del ſuo_

libro : De Epiſtop'is , E’T .drcbiepiſeopir

Neapolitanis . Ed aſpirando io' alla per

ſezione del lavoro, comecredo, che

faccia ciaſcuna Perſona di mente ſa,7

na, m’applicai, e poli og’ni studio, e

diligenza per rinvergare notizie ſpet

tanti alla Perſona , ed all’ Opere di

quelli. Ma dopo che mi avvidi, che_

quella Biblioteca avea non meno, bi,

ſogno di continuazione, che d’un’ac

curata addizione,*›non ostante che in

qualche parte ſupplito aveva ad una

tal mancanza il non meu dotto, che

diligente, ed erudito Lionardo Nico

demi con ,un Tomo , chepubblicò

cinque anni dopo l'accennata Biblio,

- > teca
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teca: col titolo : .Addizioni copio/'e alla

Biblioteca Napoletana , le quali- vera

`mente ſervirono più tosto ad illustra

re quello s'era ſcritto, che d’aggiu

gnere , e ſupplire a tuttociocchè s'era

intralaſciato, penſai diſporre lav mia

fatica, e dividetla in tre diſſcrtazio~

ni : Nella Prima trattarerdi -queìscritó

tori, ſiche furono omeſíifldalToppi, e

Nicodemi :- Nella Seconda illustra-re

con maggiori notizie il che dagli an

zidetti s'era registrato, e- correggere

tutti que' abbagli, che avevano preſi,

e finalmente nella Terza continuare

l'opera fin’a’nostri giorni. Mattinata

più agiatamente l’Idea. m’avvidi, ch’il

pubblicar ſeparatamente queste tre

Diſſertazioni , e non unite all’L-accen

 

-nari due libri del Toppi , e Nicode

mi, avrebbe portato anzi confuſio

ne, che comodo a' Lettori, deliberai

perciò diſporre un’- opera all’íiìntutro

nuova, cioè di formare una."letteta

ria Cronologiazdi tutti gli :Scrittori

del Regno di Napoli col parlare di

ciaſcuno di loro, e deIFOPerc, che

ſcriſſero in que'-Secoli, neîqualinfiorip

rono. Bella, ed oltre modo utile,- e

neceſſaria stimai- una talìſmpreſae e

*tx-'7 Peſo
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però' -col più vivo dello Spirito :rri’aëä

cinfi- alla fatica, e tanto .più. calore*

ſamen’t'e, uanro che niuno'zde’ nostri

ha avuto n’xad ore la cura d’illustrañ.

re in questa parte il Regno, ma tutti

hanno atteſo, e forſe più di quello

era. neceſſario, a ſcrivere lle guerre in

varj Secoli accadute. Altri-a .deſcri

vere gli-ameni, e delizioſi ſuoi luo

ghi, la bcnignità del Clima, la ferri;

lità de'Campi’, e tutto ciò, che N~a—

tura per dimostrar ſuo potere, e ſua

maggiorpompa profuſamente gli con

eedetre , 'ed Altria formare volumi

intieri de’Principi, che in vari tempi

lo dominarono , e de'Magistrati, che

lo regolarono . Sarà-dunque questa

nostra Istoria tutta letteraria ,~ ove di

tantíchiari, e nobili-Spiriti Grammañ

:ici , Rettorici , Filoſofi, Martemati-z

ci; Astrologi',*Medici, Legisti., Teo*

l'ogi‘, oratori, Poeti, Morici, in bre

ve di *tutti quei ,- che furono prodot

ti-da questo Terreno, :e-fi renderono

chiari alla Letteraria Repubblica, per

l’Opere‘, che ſcriſſero, di tutti fi fa

:a lodevole menzione in questo li

bro- '3 'i . , 'il -

.. Nel nostrmRegnoſolarmnrehcciò

*- i . C
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che gli .Altri tratti dall’amor della gloñ'

ria della loro Nazione fecero, èflato

traſcurato. Alla Spagna non manca il

ſuo Istorico intorno a questo ſogget

to, che fu Alfonſo Garzia Mattomo

ro , Cipriano Rodriguez, Tommaſo

Tomayus de Vargas, ed' ultimamente

Niccolò Antonio . Non manca alla

Francia il ſuo Antonio Verdero, che

compilò un librointitolato Bibliotheca

Gallica, Andrea della Quercia detto

da altri Ducheſne ſcriſſe la Biblioteca

Franceſe in lingua Nazionale , accre

ſciuta dopoi dal P. Ludovico di San

Carlo Carmelitano . Per l'Inghilterra

abbiamo, che Gio: Baleo , Giovanni

Lelando il Giovine , Gio: Pitſeo , Gio:

Frumentario , Nanno de Linna ſcriſ

ſero ſopra quest' argomento. Hanno

pure intorno a ciò i loro Istorici l‘

.Ai-ſiria, la Belgica, la Fiandra, la Ger-ñ

mania, la 'Polonia, la Scozia, l'Olanda,

Zelanda, la Provincia d’Utrecb, ed al.

tre. Nè ve ne mancano nella nostra'

Italia, come degli Scrittori Bergama

fcbi ſcriſse Donato Calvi, de' Breſcia

m' Ottavio Rofli, de' Bologneſi Barre.,

lomeo Gal‘eotto,: Gio; :Antvmo B’M’ÉY

maldo, .epiù diffuſamente: il ng "
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grino Antonio Orlandi Carmelitano,

de' Cremoneſi Franceſco Ariſi, de’ Fer

rarefi Angelo Superbo , de' Fiorentini

Michele Buccianti, de' Genoveſi Gia

como Bracelli , Uberto Foglietta ,

Raffaele Soprano, Michele Giustinia

ni v., .ed Agostino Oldoino Geſuita ,

de* Milancfi Ericio` Puteano , Giambat

tista Silvatico, Salvador Vitale,I~`ran

ceſco Bernardino Ferrari, Filippo Pic

cinelli, de' Padovani Angelo Portena

ro , Antonio Riccobono, Bernardino

Scardeone , de' Perugini Ceſare Aleſ

ſìo, de' Ravennati Serafino Paſſolini ,

di que’ di Trevigí ,Bartolomeo Butche

lano , de’ Veneziani `Antonio Stella,

Girolamo Bando , Giacomo Alberico ,

de’ Verona-fi Andrea Ciocco , Giulio

del Pozzo, Onofrio Pauvinio, Tutel

Io Saraina, de' Romani Agostino Ol

doino Geſuita , che. formò l'Ateneo, `

Romano, e Proſpero Mandoſio colla

Bibliotcca Romana, della Sicilia Anto

nino- Mongitore. In breve non ci è ;

Regno, Provincia, e quaſi Città par

ticolare, che non aveſſe il ſuo Istori

co ſopra quest’argomenro, e pure un

Regno. cosi ampio, e fecondo di tan

ti valoroſi:ingegni, che conlezlo‘ro

ope
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'opere‘han dato bastante ſaggio alla.

Repubblica Letteraria , quanto è il

Napoletano, hanno poi intralaſciato

una Raccolta sì commendabile ,ed in

ſigne , quando un’lstoria eſatta de’no

stri Scrittori , dovrebbe invero eſſer'

una delle coſe/appreſſo noi più deſi

derabili, non per _leggícri, evane,ma

per gravi, ed importantiflìme cagio

ni : mentre ad- un' eſatta notizia di

ruttociò, che abbiamo proposto, ol

tre il dovuto guiderdone, che daſiì a

que' ch' hanno virtuoſamente opera

to, ſi laſcia a' Posteri un ritratto dell'

altrui virnì, dal quale commoflì ſi de~

fiera loro un' onorato, ed ardente de

fiderio d’imitazione, e finalmente ſi

dzì un chiariſſimo argomento all'altrui

Regni, che la Regione Napoletana è

stata in ogni tempo producitrice d'

Uomini prestantiſiimi anche in que'

Secoli barbari, ed ignoranti.

Grave dunque, e per avventura ſu

periore alle mie poche forze, ſara‘. il

peſo, ond’io ho voluto caricarmi, e

tanto più grave, quanto chequest’O

pere hanno quaſi dell' Infinito , non

potendoſi per. quanta diligenza , ed,

applicazione vogliſi uſare ,, raccorre

tutti
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tutti gli Scrittori, nè dar di tattile

'neceflarie notizie, particolarmente di

que’ primi tempi della_ nostra Salute,

ne’ quali non eſſendovi stato chi affa

ticato ſi foſſe di raccogliere quelle ne*È

ceſſarie memorie de' propri Nazionali

è rimasto il nome loro ſepolto ,_ed

oſcuro alla Gentein avvenire, eſlen-v

dogli accaduto quell’appunto, ch’av

venne di molti Eroi, ed Uomini gran

di,che viſſero avanti il tempo d’Aga

mennone, de' quali parlando Orazio

ſcriſſe:
Vixere fortes ante Agamennone;

Multi, fed omnes iliaorymabiler

Urgentnr, ignotique Longa

Notîe, carent quia vate ſacro .
Veramente infelici infeliciſiimifurono ì

vque’ primi Secoli della nostra Saluti

fera Redenzione, preciſamente in que

sto Reame, il quale nello ſcadimento

del Romano Imperio ſotto quegljulti- ‘

mi Ceſari fu da straniere Nazioni mi

ſeramente-combattuto, ed afflitto . I

Lon obardi pugnando co' Greci, e

co' otmanni, e ſovente tra. lor me

delimi il -renderono Teatro miſerabile

diGuerre ,_ e di Rapine. Le Scienze

affatto quaſi bandire , e la gioventù

[10-,
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nottira in mezzo a' romori dell’armi

malmente ſoſſeriva la placidezza , e

la quiete delle lettere, onde merita

mente furon chiamati dagli Scrittori

quei tempi ignoranti, e illetterati r

nulladimeno benchè grande grandifliz

ma stata foſſe la rovina delle lettere

in que' Secoli fin' anche ad eſſer con

rigoroſi divieti da’Prencipi proibite,

ſpente affatto non ſi videro però nel

nostro Reame, negliUomini, che le

profeſſavano, nè le Pubbliche Scuo

le, ove a chi che ſia s’inſegnavano ,

ed acciochè a tocco di mano ſi ve

deſſe eſſer vero quanto da noi ſi è pro

posto, ci è parſo bene darne preſen

temente un' abbozzo , laſciando da

parte, e paſſando ſotto ſilenziola no

tizia delle pubbliche Scuole , e dell*

Accademie ne' tempi della Gentilita, '

che contavanlìnelle Provincie diCam

pagna, della Calabria, di Terra d'O

'tranto, ed in altre, e ſolo daremo

contezza di quanto ſi è potuto rin

vergare intorno a quest' argomento

dal quinto Secolo dell’umana Reden

zione, dal qual tempo principierd la

nostra Letteraria Cronologia ſin' a'
nostri giorni. ì

OPufe. Tom. XVI. G Ca:
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Caduto il Romano imperio decli

narono‘le lettere, e le diſcipline, l’Ac

Cademie già per l’ignoranza de' Pro

feſſori , e per gli gravi costumi de'

Giovani renderonſiinutili , e piene di

ſconcerti; o'gn’un’attendeva a’lnffi,

agli ſpettacoli, a’giuocl1i,ead altri ſi;

mili vizioſi intrattenimenti, abbando-ñ

nando affatto il colrivo di quelle, le

quali ſenza meno ſarebbono mancate ,

ſe quell’ineſplicabil Divina Providen

` za, ch’ il tutto regge, e governa non

[lato. foſſe presta a darvi riparo colla

celebre Religion Benedetrina, che nel

'ſesto Secolo ſurſe nel nostro Regno.

Ebbe questa principio dal Patriarca

S. Benedetto nel Monte, "che'da Ca

.gſino antica íColonia de" Romani, la

‘qual”è nella ſua Costa, prende il no

`me , ivi abbattuta una Reliquia di

Gentilita, ch’era in qucll’angolo an

cor rimaſa, in ſno luogo v’ereſſe un

Tempio , che dedicò a’ Santi Marti

no, e Giovanni. I ſuoi prodigiolì fat

ti, e la Santità della Vita tirarono in i

quel luogo della Gente, e molti ſot

to l'a ſua Regola s’aſcriflero . La fa

ma, e l’odore delle ſue ſante Virtù

non potè contenerſi nella ſolaPro

*\

‘ vm
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vincia di Campagna, ſi mandavan ar.

che Monaci' di ſperimentata probita,

e dottrina a fondar nelle nollre Pro

vincie altri Monasterj, e così in bre

ve ſi vide nel-Regno steſa la Regola,

ed i fondamenti di questo grand' Or

dine . Questi Monasteri erano tante

Scuole, ove ſi apprendevan non ſolo

le lettere umane, e le Scienze curio

ſe, ma la Morale ancora , e la Perfe

zi‘one Cristiana, e quello, c-he via più

giovò, ed apportò maggior profitto,

ſi fu il 'ricevere fin dall' Infanzia i fi

glioli offerti da* propri Genitori per

l' Educazione, e per l' indrizzo nelle

lettere, come tra gli altri ſcrive il P.

D. Secondo Lancellottí nel ſuo libro

intitolato Oggidì Par. 2. Distinz. 3. Un

sì nobil ritrovato ſu di tanto iova

mento a' medeſimi , che non olo ſi

vide in breve tempo ripieno il Regno

di Uomini letterati, ma bene istruiti,

e diſciplinati nelle Virtù Cristiane ,

onde meritcvolmente ebbe a laſciar

ſcritto l’ Abate Costantino Gaetano

nella Vita, ch' egli compoſe di Gela~

ſìo Papa . Sic certum efl in omnibus fe

re Benedift’inorum Monaflcrìis 'Puerorum,

Ùjum’orum Schola: a -Monacbis excul~

G a tac
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Caduto il Romano/3

narono le lettere, e ‘

. ., ,. /g
cademie gia per l'è

fcſlorr , e per gl, g;
'o A

i

  

Giovani render-:éſi ,. ,SZ

ſconcertí; og’ëh’cîóëro’:

agli ſputato-'É f,- «5 3” e

mnivizioflſhſiz ?è ' J…

nando affig r .:que 'ſegue-.r

quali ſerzé ſi ,vr Benedxóîznzs Do

ſe qu?? ,clima .Academm erz~

za, z
Par'g .:cora in questo Secolo Se

u .anto celebre, e rinomato Au

ſ ,,»Cafliodoro nato a Squillaci d;

..alabria Uomo di tanta probirä, e

letteratura, che Teoderico Re d'Ita

lia. lo ebbe ſempre in grandiſiimo con

xo, e [lima, e’l ſublimò ncllipostipiù
Ì

  

ecotoſi e ragguardevoli della ſua

' Corte; questi oltremodo zelante del

culto delle lettere , edellcScienze pro

curò a tutto ſuo potere di promovcr

le : impegnòil Sommo Pontefice Aga

ſito ſotto l’lmperio di Ginstiniano ,

acciò per utile pubblico apriſſe nella

Città di Roma la Scuola di Teologia

ad eſempio di quella di Niſibi , e del

“ la più antica d’Aleſſandria. Di tutto

Ciò
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\ f. ”131% &gilet-l, e de’ Sarace

0 “f “j Îtg‘ Qi rari, diſſipati qua

2;. "O4 lîl I dalle rapine,e

b' e '33m .73% Tiro de’ Lettera

oq’z, g, J' ` Ìèëàuesto Secolo

52,69%?) Kg: che da

A, (TP/ó* äì‘fadenza

"or " ì . ſſ`ì Abate

i: ,POÎH cub›.. `\KMO___

.t proſe-ſh: Doíì‘orc. .lo

.tipa-cnr Christian-e . Ma N.a, che allora ſ‘convolgeva l'ira `

.a per tutto impedì, com’ei ſoggiurr

ſe, di porre in opera questo lodevo’

le diſegno, e fu la guerra, ch' allora"

Giustiniano intrapreſe contro de'Go- ,

ti, come oſſerva Ceſare Cardinal Ba-a ²

ronio , ecco le ſue pìrole. Sed cum

propter, bella fei‘vèntía ,'”t’f turbulenm

nimís in Italico Regno certamína, deficie

ríum mmm nullatenu: valmffer impl‘cri s'

non perciò deſistè dallo’mp‘cgno Call

ſiodoro, nè il ſuo zelante nobil animo

s‘acquictò, finche non poſe in opera.

questo lodevoliſiîmo diſegno , aprì

Scuola nel Monistero da lui fondato

non molto lungi daSquillaci a piè del'

Monte volgarmente chiamato Moſcio,

ovvero Castelleſe da una Villa di tal

nome quivi vicina, le cui radici ven-r

‘ G 3 3°'

\`\
\
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ta: fuijſe. Qánímo, ut Tritbemiu; uit,

Monafleria omnia erant Gymnafia , e?

omnia Gymnafia erant Mona/lería , e:.

quibm Maximi 'Pontifites Roman-e Ec

clelia Magiflros acceperunt. Item primis

tribus Religioni; Benediá'ína Semlz‘: ſql.:

comm Monafleria erant Schola, atqm

Schola mplurimum Monafleria , uſque

. dum Carol”: Magnus , aliíque fequente:

Imperatore; íijdem ipfis Benedit’fínís Do

ît’aribu: extra Monafleria Academic:: eri

zerent.

vlſſe ancora in questo Secolo Se

Títo il tanto celebre, e rinomato Au

relio~Caflìodoro nato a Squillaci d;

Calabria Uomo di tanta probità, e

vletteratura, che Teoderico Re d'Ita

lia lo ebbe ſempre in grandiſſimo con

to, e luma, e’l ſublimò ncllipostipiù

decoroſi- e, tagguardevoli della ſua

Corte; questi oltremodo zelante del

xculto delle lettere , edclleScienze pro- Ì

curò a tutto ſuo potere di promover

le : impegnòil Sommo PonteſiceAga- `

ſito ſotto l’lmperio di Giustiniano ,

acciò per utile pubblico apriſſefl nella

Citra di Roma la Scuola di. Teologia

ad eſempio di quella di Niſibi , e del

la più antica d’Aleſſandria. Di tutto

C10
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ciò ne ſccc egli medeſimo menzione

nel libro dell Istiruîione alle Divine'

Lezioni della maniera che ſiegue : Ni'?

ſu: ſum cum Bçatzſfimo .Agapito Urbíc

Rama, ut ficut"apud .Alexandriam mutu.

to tempore fuiſſe -tradítur {n/Zitumm , et

iam in Nifibi Cz'vítate Syrorum He :Gr-ei:

ſeduto fertur exponi collatir expenfi: i”,

Urbe Romana profeſſor Dofîore: Scbgla-L

Fatim- ac’ciperent Christian-e . Ma' la.

guerra, che allora ſconvolgeva l'Ita

lia per tutto impedì, com’ei ſoggiun"

ſe, di porre in opera questo lodevo*

le diſegno, e ſu la guerra, ch' allora

Giustiniano intrapreſe contro de' *Go

ti, come oſſerva Ceſare Cardinal Ba

tpnio, ecîb le ſue parole. Sed cum

propter, bella ferrentia ," U' turbulenm

m'mí: in Italico Regno certamína, deſide

rium meum nullatenur valuiſſet ímpleri s

non perciò de’ſìſ’cè dallo’mp‘egnoCaſ

ſìodoro, nè ilſuo zelant'e nobil animo
s’acquietò, finche non poſe’in opiera

questo lodevoliffimo diſegno, apri

Scuola nel Monistero da lui fondato

non molto lungi da Squillaci a piè del'

Monte volgarmente chiamato Moſcio,

Î ovvero Castelleſe da una _Villa di ta!

` nome quivi vicina, le cui radici ven

-s

G 3 go
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gono bagnate dal fiume Pa‘lena. og-J

gi detto ,Squillace .~ Forum; edi-;tana

r'efium , tam ſanäum dç/idmnm ,bellis

pflffim graſſantibns_ r Ieri tune pa.;

tuit, tamen tandem a @nando in 'Mon-1;

fierio Vivaríenfi, ubi forms-a Caflîoa'oro,
.Abbate Schola: aperta:- fui/ſe videbimusſi.

Scriſſe il P. Gio: Gareſio_ dellak cole,

bre Congregazibn'eî di S. Mauro_ nella.,

Vita , ch’egli ` compoſe `,di.Cafiisotirato;

e pubblico nel_ `rinéipio dell’oper'edç

quello] In* quel “0 Monastero adunq'lie

inſegnavanſi ogni ſorta di Scienza", e.

s' indrizzavano 'i Religioſi allo o Studio

della Scrittura sacra, e deîsantiízlëga

dri, e per ma gionconçáëofdeſîheë.

deſimi vi e e Canin-loro, ;Mamà

* pioſa, ez‘ſceltaéLibreria'áſ-com’ùe i`

steſſo ne fecèÎ menzione 'tn più luog i}

delle? ſue Opere ;fonde ſi rendrìfcyiesto,~

luogo, così coſpicuo ,ñe 'rinomato' b,

che da tutte le: parti dell'Italia; _cfuo
ri Ìdi eſſa _con-io" ſiſivàfiwçgli Uomini i:

altri pei; erudir Î'nçueurrere, e‘ delle;

Scienze,L ed, altri( aj vestixílllnbiltoname-.0., ` ' z` ;4,24,

' La. celebre Religione LBenedÎ ttma,

adunque fuque’llä’, chîandîrzaîpoco a

poco riſvegliaùdo gl’ingegníz, e` ſprq-fl

_ ñ ‘ nan
;Ã u
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nando gl’animi arrogginiti nell’ozi0› _

de’ Giovani all'acquisto delle lettere ae delle facoltà , non ostante chele

guerre , ele continue invaſionidi Gen

te barbara, e straniera, che affliſſer'o

e poſero ſoſſopra le Provincie tutte_

del Regno nel Secolo ſettimo, ed 0t

tavo ſuſſero di grand’impedimento all'.

avanzamento di quelle , pin-e però que'.

buoni , e zelanti Religiolì niente atter

riti dalle tante _calamità andarono

mantenendo le Scuole , talchè nel

principio del nono Secolo nel rino

mato Monístero di Montecaſino s’aprì

ſcuola di Teologia per opera di Baſ

ſazio, che n’ era Abate creato nel

837. fra ſuoi Diſcepoli ebbe Bertario.

di Nazione Franceſe, e' díStirpe Rea-.L

le, il quale non divenne diſlìmile nel.;
la. dottrina al ſuo Maestro , ſſtalchè

morto quello , ſu eletto Abatenel 8 56.

ſiccome ſcriſſe Leone Ostienſe nellib.r.'

cap. 32. Hic predeceſſori: ſm' Raff-wii

fuit díſcipulus, cui”: etiam in omnibus,X

(2* prmipue in Ecclefiyaflicís fludízfi's indu

ſìriam efl imitatus. Laiciò, molte Ope

re', delle quali nc fa menzione Pieri-_0,_

Diacono nel libro : De Viris Illuflriñ

bu; Sagre' Caffinenfis .Arcbiflerii , e fra

G 4 que
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queste v’è un libro di Sermoni o omeñ

lie, ed un‘altro delle contrarietà delle

Scritture Sacre, quali andò di mano

in mano ſciogliendo , e concordan

do. Non mancò anco questi far con

tinuare nella Scuola lo studio delle

'Scienze,e della Teologia animato in

ciò anche dìa Leone lV., `che nel 8’5 3.

nel Sinodo Romano ſeguendo quel di

Clysf. alCap. 34. stabili : Magiflri é*

Doóîores in fingnlir'locis eonflitnantnr ,

ut liberale: arter, e'? lnflítntores Eccle

fiaflici oflìrii nnllatenur dejìnt. Siccome

amemoriade’l’osteri ſcriſſe Luitpran

do, o chiunque ſia l'Autore, cheſot

to Formoſo, eSergio ſcriſſe de'Pontifl

Roman. Viti: ,- quando poi da Saraceni

uſciti da Bari, ove fignoreggiavanofuq

iLMonístero di Monte Caflino ſacñ'

cheggiato, edato alle fiamme l'anno

884. e l’ Abate Berrario a piè dell*

Altare di S. Martino ucciſo , e quei

Monaci dalla stragge campati diſper

fi’in Tiano, in Capua , ed altri luo

ghi del Regno , ceſſarono le Scuole

, predette. I Greci però nella Provin

cia di Terra d’ Otranto ne aprirono

una in Nardò Città delle più coſpi

cue, e ragguardevoli, ch* in quellaſì

con- * `
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contano , nella quale inſegnavanſi a

chi che ſia le facoltà, come a memo

ria de' Posteri ſcriſſe Antonio dc Fer

rariis detto dalla ſua Patria il Gala

teo nel celebre Trattato de Situ japy

gia parlando di Nardò : In bar Urbe,

de qua mmc loquimur , C’F‘ Gymnafium

quondam fuit Gracarum Diſcìplinarum

tale, ut cum MefflzpiiGraci lamlaregra

cas litteras volunt , Neritina: eſſe di..

tm”. Sun: enim ba lirtera perpulchra ,

(47" rafligata, á' iis, quibus mmc uran

tur ImPrejfores orientalibus ad legendum

aptiores, e n’abbiamo ancor noi fatta

menzione nel Ragionamento Îflorieo dcgl'

antichi Study' , Accademie, ed Uomini Il- '

lujlri Neritini , pubblicato nel Tomo

Secondo della cronica de' Minori oſi-r

ranti Reformati della Provincia di&Ni

colò, e nel Capitolo 8. del Primo li

bro dell’lfloria della Citta‘ di Nardò. ›

Con tal diligenza s’andavano man

tenendo le Scienze , e le Lettere nel

Regno a diſpetto de i'grand’intoppí,‘

ed impedimenti, che loro ſi op one

vano, e colle ſcorrerie , e co’di ordi

ni, che di giorno in giorno accade

vano , onde in questo Secolo non man

carono le Scuole ,nè gliUomini, che

G s pro
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profeſſorono dottrina, e‘ſap'ere . Nel

la ſola Città di Benevento contavanſi

trentatrc Filoſofi, come avvertì 1’ A

nonimo di Salerno nella ſua cronica

pubblicata nell' altra parte della Se

condo. Parte della Gran Raccolta delle

coſe d' Italia . Le ſue parole ſono le
ſeguenti. Cum Ludoricm, cioèſiil'Pio,

Prayer-at samnitibur 3 3. Thíloſopbor illo

tempore Benevenmm babmſſe perbibctur ,

non gia, come oſſervò ll diligenriffi

"n30 Pellegrino, che questi foſlero ta-~

li, ma, ſecondo era ilcostume di que'

tempi, erano 'chiamati Filoſofi tutti

coloro, che proſeſſavanolettere uma

ne.

Lo stato infelice, e lagrimevolc ,

nel quale era ridotto questo nostro

Rcame nel declinar del nono ſecolo,

c,cominciamento 'del decimo , ed aveſ

ſe piaciuto al Cielo , che qui foſſero

.terminate le ſue ſciagure.- ſarebbe ve

ramente impertinenza pretender in

quei tempi sì rei ,p che le diſcipline

tra tanti ſconvolgimenti ſi foſſero man

tenute nella loro parità, e nettezza,

tutto era diſordine, ,tutto confuſione

per le continue .guerre de'Principi d'

Qccidente, perle ſc’orrerie-de’ Nor- g

man
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Manni, degli Ungheri, e de’ Sarace

ni, Llibri divennero rari, difiipati qua

ſ1 tuttidagl’incendj , e dalle rapine,e

molcoíristretto il.novero deñ’ Lettera

ri, onde ſu chiamato questo Secolo

di Piombo per l’ ignoranza, che da,

pcrmtto regnava . Nella decadenza

del Secolo , ClOè nel 961. l’ Abate

Aligarno avendo restituiti i ſuoi Mo-z

naci nell'antica ~Sede di MonteCaſino

volle aprire ancora lescuole, _le qua

li s’andarono_a poco a pocoñlponem

do in. qualche-Prato , e s’avanzaronp,

nel principio dcll’Unde‘cimo Secolo,

quando riſvegliati gl' ingegni dallo

strepitoſo romore de' contrasti, ch"

inſorſero ſra gl’lmperadori d’Occiden

te‘, ed i Romani Pontefici, nomine

no che fra Greci, ed i Latini per lo

noriflìmoscilma , che teneva quefie

due Chieſe diviſe per la-Proceffione

dello Spirito Santo, fece, che ſi ec

cítall'ero glÎAnimi a’Studj, ed eſerci

raſſero le penne, e procurarono far

comparire il loro ſapere con applicar

ſi agli Studj ſacri , e della Teologia.

La Giuriſprudenza incominciò an

che tra noi a pigliar piede questo

Secolo, ed il. Primo, che ritroviamq_
ì G 6 aver
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averſi affaticato per agio, e comme;

do degli Avvocati, e de iGiudici ſu. un

tal della Citta di Capua, ildicuino

me è fin' ad ora a noi ignoto, il qua

le per uſo del Foro raccolſe, e com-

pilò le leggi, ch* erano state promul

gate da i Re Longobardi, e quelle

idellìlmperadore d‘Occidente , come

Re d’Italia, eſ‘crifſe anche alcune ope

re legali, delle quali a ſuo luogo fa

remo menzione..

Lo studio della Filoſofia , e della

Medicina, che ſin dal Secolo ſesto lì

diſmiſe nel-l'Oriente, e nell’Occidente

per Ia venuta de’Barbari, e cominciò

a fiorire appo i Saraceni, e gl' Arabi

nell' Aſia, nell' Africa, e nella Spa

gna, ſecondo ſcrive Michele Etmul.

lucro Medico , e Profeſſore dell'Univer

ſità di Lipſia nel Cap. I.. Trolegom. In~

flitut. .Medie. ſu restituito in questo Se

colo dagli Africa-ni- medeſimi, i quali 2

ora dall'Africa, e ſpeſſo dalla vicina.

Sicilia' ſopra Navi- g-iugnendo alla

Spiaggia della Città di Salerno met

` rev-ano in contribuzione quei Popoli,

cheper liberarſi da` ſaccheggiamenti ,

e d'a’da‘nnif ne’loro- Campi, e ne" Ca~

fielli Vici-ni, non avendo forze bastan

n
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ti i'per oterli ,diſcacciare pattuivan

con e 1 tregua, ed aceordavano la

ſomma per comprarſi la quiete .- per

unire il denaro vi voleva tempo , 0n~

de iSaraceni calavano dalle Navi in

Terra, e nella Città. aſpettavano ſin,

che dalli Ufficiali destinati dal Princi

pe_ a far contribuire da ſuoi Vaſſalli

le ſomme richieste, non ſi foſſe unito'

il riſcatto . Or con queste occaſioni

converſando, ſpeſſo *i Salernitani con

gli Africaní ,` appreſero da eſſi la Fi

loſofia, ma ſopra ogn' altro ſi diede

ro agli studi della Medicina , nella

quale riuſcirono eminenti. contribuìv

molto all'applicazione de* Salernitaur`

in questi studi l' indrizzo , che loro

diede Costantino Africano . (Eesti

oriundo di Cartagine, per le ſue pe

regrinazioni in molte parti dell' Aſia,

e dell' Africa avea appreſo da queſl‘e

Nazioni varie Scienze, ma ſopra tut~

to ſi diede alla Medicina, ed alla Fi

loſofia , navigò egli in Babilonia, ove

appreſe la Grammatica, la Dialetti

ca, la Geometria_ , l' Aritmetica _, l'a

Matematica, l’Astronomia, e la Fiſi

.ca de' Caldei, degli Arabi, de' Perſi.,`

de- Saraceni, degli Egizi , e degál‘ In.

La

l
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dj, e dopo aver nel corſo di 39. an-í

ni quivi finiti questi stusìj, tornoſſene

in Africa, Ma’g'li‘Afrígañni, che mal

ſofi‘rivano‘d‘effet da lui' oſcurati per l’j

ecceſſo di ta‘ntaìdottrina, penſarqnpì_

d’ammazzarlo’. Il che avendo pene-ì*

tratlo ſiçostantino imbaÎrcatofi dinotte

tempoſu d'una Nave, 7m' Salerno ſi

portò, _ove per qualche tempo in for-

ma_ di Mcndico ſ’cetteì naſcosto , co-’

the@ legge nel libra. cap.. 35. della

cronica Cizflìneſe, ma' riconoſciuto dal

fratello-del Re di Babilonia ivi capi

tato forſe tirato' dalla, curioſita di ve

der quella Città, la‘qualc da Roberñ`

to Guiſcardo era stata innalzataaMe

tropoli, ed ove avea trasferita la ſua

reſidenza , c celebrandone al…_Duca.

Roberto le ſue ecc'èlſë prerogative fe

ce sì che Guiſcatdo lo acc'oglieffe con

ſomma_ corteſia, e gli rendeſſe tutto

quell’onorc, che ad Uomo di quella

qualita ſi conveniva. Si trattenne egli

percioin Salerno , ove ebbe campo di

maggiormente promovere gli studi di

Flloſofiébe ſopra tutto di Medicina, e

reputolíì a questi tempi la più dotta,

e la puì culta di quante maine fio

ríflſero m Europa . Qgindi ,avvenne 1

che
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che da Salerno ` ëkäàaáaáahqyiCl, e- che ipíù grandi Perſonaggfica-fi

éìlëtì in gravi `in.fcnrtzruîtäì'là Porcari/año

m, per curarſi, ed iui conçorrevaZ chi,

aquelle Scienze' applicarſi .vol-eva”; e…

così da quel tempo s’îaprî pubblica'

Scuola di materie _Filoſo_ clieicMcdió;

che, le quali erario il_ principale ſco

po, e ſoggectozdí questa SCUQlazPoí-l

chè coloro , che vcfll’ mtrod’uſſerç ,

non d’ altre ſcienze, eran?- Va_-ghl› nè

altre profeſſavano cor), 11138319176 stu?,

dis), e fervore , che. l?- ,Medlçma cFi-J

Mafia'. E perche .daglAFahkl’appré

ſero, Preſſo i q’ùah ,ſolo 1, 11b.” d' IP

pocrate , d' `Aristotelflî ., e _dl Gale-P0

erano tenuti in" ſommo Pregloznîqlun

dv; avvenne', che nella Scuola Salemi.

tana per la Medíçíſla IPPOCWPÎOPM

tutti gl' altri era, ?113130110 .PE‘LMFW‘

mò, e Per 1a__Fi.]oſoha Aristoçilefil

quale COdſOrt‘UAacQ- {ucceſſoeblzc ſtia,

ubi-;peg 'rgolti secpll *Lyra-333° fiieſſcx

rcriutíaîtox il Prinçipc dl. tutti gle alm,

Digli-:geſu minore- íl .zeloOrdine-di S.Baſilio, (“que .5h 533.3*

' cre le Scienze, e
ncdetto nel PEQ‘PQX - ~~ .i ~ - ~~' ›M ſrl" ì *
le lettere-.mentre l loro" "ML-;SAM
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'buon numero di quelli erano diſperſi

nella. Provincia di Terra d'Otranto, e

delle Calabrie come tanti Seminari, da.

van luogo, e commodo alla Gioven

;ù d’istruirſi nelle diſcipline. Nel Se

colo duodecimo fioriva in Otranto

Città, dalla quale ha. preſo moderna

mente la denominazione la Provincia

Salentina, il Monastero dell" ordine

di S; Baſilio celebre, e rinomato per

-l’infigni ſoggetti, che vi dímoravano

istrnttiflìmi nelle Teoìogi che , e Filo

ſofiche materie, e nelle lettere gre

che , in quello, ſ1 aveva'l‘ obbligo d"

istruire, e d'indrizzare chi che ſia allo

studio delle Scienze ,~ e perciò grand'

era. il concorſo de' Giovani da tutte

le parti del Regno Per apprenderlefl

uelli con ſomma hbe’ralità, emagni

cenzaeramo çîatí i Maestri ſenza mer~

cede1 Domicilio, e Vitto- Di tutto

ciò ne fece menzione Antonio Gala

teo nel libro de s‘itujapygice parlando

della Città d’Otranto .- *Pofl bum Cae

,zobium efl Divo Nicolao dicatum mille,

eg- quíngentis Paflibus ab Hjydrnnto di

fiam‘ .. Htc~ Monachorum Magni Bafilií

turba convzvalzat : bi omne: veneratìone

dz'gni, omne: liſten': Grecia', E'? Plerique

La
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Zanni: ínflrucîi optimum ſui queen-bone

speëîaculum. ,Quz'cumque Greci: li’tterís

offeſa!” darſmpiebat, ii: maxíma par:

715m, Praceptor, Domiciliumfine ali#

7114 c’rtede donabatur. _ ,

In 1netto medeſimo Secolo viepuì

s’avanzarono nel letterario eſercizio ,

e nel concorſo de' Giovani le pubbli

che Scuole in Nardò nel paſſato SC

colo aperte, le quali ſi mantennero‘ì

nel loro ſplendore, e riputazionefin

al Secolo XVI. ’ come ne fa chiara

testimonianza il teſìè menzionatoAn

tomo Galateo continuando il dl. ſo*

Pſ3 accennato ſuo diſcorſo : I”‘_l‘”“’.“

te Gracorum fòrmm, poflquam a (Sr-ecc:

E‘W’ÎZ‘Î‘T 4d Latino: tranſmigrawr’ fe'

kberrtma Neriti boc toto Regno fue" ht?

terarum studia. Ham Urbe-m 5471.15757"

nomu: Familia armi; , É" liete”: zllu

ſ‘awt* T‘mPoribur ?atri-T ma ab- ?m'

mbus bruni-Regni Provinz-z',- ad acczPzen

du’” ?"Xmii cultum Neritum ſ‘mflé'ebſim'

Diede in - - aogxor "°*
.questi temp! m. D 1 …o

"7°.- c credsto allo studio dl-sa e ,

h ~ htiratore .$cu.°1.²› 201°
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gio, ed Accademia, ,ovvero Univer~

ſità, l'opera, che compilò Giovanni

di Milano famoſo Medico‘in Ìalerno,

lav` uale ebbe' l'approvazione di tutta

la‘ì cu’ol'a Salernitana, e che ſotto il

nome della medeſima al Rc d'Inghil

terra ſu dedicata divulgata per tutta

l'Europa, èincredibile quanta. gloria,

e fama apportaſſe a’Medici Salernita

ni, quindi per molti Secoli avvenne,

che la Scuola di Salerno per l* eccel~

lenza della Medicina , fu .ſopra. tutte

l’ altre chiara, e luminoſa_ nell' Occi

dente, onde molti Scrittori nell‘Ope

re loro n' hanno ſcritto. con lode, e

fiíma, come potraſíi vedere il Maza

nìéll’Epitome dell’ljloriiz di. Salerno .

"Ma' _non_, ostant'e . 'tutte .queste _accenñ’
nſia’te ,Scuole abènefiàío‘ Phbblíco’aper

. te,`"cì' l'. applicazione de' Monaci nel

Pfgm’pvere 1C questapocoÎsſë-“Vafinzaroqo, Leupiçciolo fu il.

novero di M5; dRYL-äçteſero, talz

c‘hè [Anonimo Scrittore, _de Rebus Fe

dericixparlafldo del principio delSeco

[o XÎLL ſcriſſe : _ErantLitflerátj pau'a‘ ,

vg! imílí; L'ImPcradorWFpder’igp, che

ſin dal Paſſato Secolo aveva preſo. il

governo dl questo Rearnei, Principe_

quan~



 

.DelSì ”o -*
quanto dotto ,ge ?azz-'Z12',

amante, e generoſo fîroin’o

lettere nell’accennato Secolc

le ristabilire, e ridurre in fo

cademiax .l’antíche Scuole d

d1_Napolx, e da studi parti(

prirnaüerano destinati per l

la, gli reſe generali per tu

gno. Le cagíoní, che moſſe

go a‘fondare in Napoli sì il

c-adetnía, chiaramente le ai

le. ſue Epist‘ole , che ſi legg<

Pietro delle Vigne ſuo Segi

Conſigliere lib. 3.Epist. IO.

I3., dalla letturaèdelle qua

stainente ſ1 ſcorge l’ errore

che stínuaro‘noçeſſer ;statoÎ F

Primoç, che‘ introduſſe , "è _

studj nella 'Cittá di Iflapoh

o- non E

diſporli,—.e da privati 911'617

tuirli pubblici? ed univerſe

vie più rendeglx llltlstrl z _ſm

chiari, -l’arricclgì dijrnolfl PJ

chiamò ~del Regno} G‘È’Va’

quisto,”de11e. lettere-L6 gl U;

conſumati nelle Scienze Per

Menſe-.Tania Pra :crd-"end": fl'.
politflno lmferfztcîî' L ub‘qffie Pe‘

'che veramente altr

**Jk-'.
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. Greco in Latino l’opere di fiAristotilé,

mifitlítteras generale:. Scriſſe Riccat‘l

do di S. German-n Scrittore contem

poraneo nel *ſuo ~cronico anno 1224.

alcune di ,queste lettere ſitmvano pubñ

blicafe *ne* ſei' libri dèil’iE‘PtflÒlG di Pie

tro ”delle Vigne'.` , ì

` In ' questa Univerſità' per la legge

Civile‘ v' invitò con' groſſo stipendio

Pietro 'cl'lber'nia', eikon-erro da Vara

no tu’i‘ri e dueëelëbri, 'ed inſigniflalr

chè eſſo Iniperadore ebbe de' medeſi-`

mi a ſcrivere nell’Epist‘. ivo. del [ib. 3x

Civili: Scientia Profeſſore! magna Scien

ti-e , not-e Virtntis, -Ù‘ fidelir experien-ñ’

tia, e per la leggeCanonica vi chia

mò il tanto rinomato Bartolomeo Piñ’

gnatelli della Citta, di Brindiſi. '- “3'

‘ E perche' .era egli gran' Filoſofo!

avendo composto un libro della Na

tura, 'e cura degl‘ Animali librnm com~~

pofuit de Natura, (a' ”tra .Animalium.

Scriſſe l’accennato Anonimo Scrittore

delle' ſue. gesta , e .fece traslatare :daë’

\

-emolti altri libri di Medicina deere

ci, atteſe aprovedere lo _Studio di -o'e-ì

timiFiloſofi, e Medici.

V’aggiunſe ancora‘la Cattedra del.

lá'Teolegia , avendo perciò invitati i

' V‘" . Mo
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»Monaci- di Montccaſino , ed i Frati

dell'ordine di S. Domenico, e quelli

di S. Franceſco , allora ,ſurte queste

. due Religioſe Famiglie , che per la San

rità nommeno, che per_ la dottrina s"

avevano acquistata molta stima”,

Data diſpoſizione questo ſavio Prin

cipe al pubblico ſtudio con fornirlo

d’ottimi Maestri in ogni facoltà, con

. cedè a questi molte Nobili `preroga

_ tive , tra le quali la facoltà di ſpedir

, lettere :l'approvazione a tutti coloro ,.

che volevano in quelle graduarſi .m

Non mancò ancora d'attendere, .e

porre in grande onoranza lo ſludio di

Salerno, ordiuando in quella ſua Co

flituzione, che principia : Interra qua

libet, che Ninno ardiſſe leggere ,Me

dic-,ina , o Chirurgia , ,ſe non nelle Scuo

le di Salerno, o diNapoli.

Tutte queste belle ordinanze da Fe

derigo a favore delle Scienze, e delle

Lettere con zelo, ſomma attenzione,

e gran diſpendio flabilite, che loren

derono preſſo al Mondo tutto degno

di lode, e di commendazione, furono

di ſprone a Napoletani di attendere

.con maggior fervore all'acquisto di

quelle, talchè riſvegliati l’ingegni_, e

Pl‘
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ì pigliato amorealle lettere illustrato

no il- Regno colle loto dottiflìme
ì Opere, e viepiù animati dall’eſemplo

_- del medeſimo Principe, il quale , ol

tre d' eſſere stato ottimo Filoſofo, ſu

anche vetſatiſiìmo in molte lingue ,

- come nella Latina, nella Greca, nell'

Italiana, nella Franceſe , ed anche nel

la Saracena , e molto ſi dilettò dell'

Italiana Poeſia avendo composti di

"Verſi Sonetti , etanzoni , che uniti

- con que’di Pietro delle Vigne , di En

zo~ſuo figliuolo, c di altri Poeti di

.quel tempo furono a benefizio comu

ne pubblicati. E da questo tempo la

volgar Poeſia, ch'è quanto dire dalla
kſu‘aìprimiera lnfanzia incominciò nel

Regno‘a~ profeſſarſi con gusto ›, con

~tandoſimolti Poeti , come l' Ab. di

Napoli, Giacomo dell'Uva (ii-Capua,

Folco'di Calabria, Guglielmo d' O

tranto, Guetzolo di Taranto , Rugie

to, e Giacomo Puglieſi, Cola d’Alef

ſandro, ed altri, dc' quali tutti fare

mo menzione »in-questo Secolo nella.

Cronologia. - ' ›

--Rícmpiutaſi-l'ltalía., non che l'Eu

-rbp’a :tutta della chiara fama delle ce

lebti Scuole Napoletane, e del gran~

` diſ~
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diſiimo profitto , che facevano in

quelle i Giovani, ſu grande de’mç

deſimi il concorſo dalle più remote,

e lontane Nazioni ,-`e molti de'no

stri furono invitaricori groſii stipen

dj a leggere in molte Univerſità,

come tra gl' altri S. Tommaſo d’Aqui

no chiamato da Urbano IV.Somm0

Pontefice in Roma, acciò non ſolo

inſegnaffe in quell' Univerſità la Fi

ìflloſofia, e la Teologiafîma che delle

ancora diſpoſizione, eìme’tpdoaìquſe’

publici studi', ſiccome ſcrive” il’P..

- Lohner 'nelìlib.de Kepùbiím, -Rofſredo

Epifanio di Benevento celebre Gin

riſconſulto di questi'tempi ìfu‘ invi

~tato~in Arezzo per `interpretare le

leggi ,"-da- do‘ve paſsò' in 'Bologna',

"com’egli steſſo testimoniaìhéllíììpñó

“ma delle fue {Zuestioni Martinez-ed

-altriz che s’iutralaſci'ano. “ " ì

Nel principio del Secolo decimo

quart-o regnando il Re Carlo , le let

tere , e' le ſcienze s’avvanzarono ,

mercecchè volendo questo Principe

ſeguire l’ eſempio' dell' Imperador Fe

dericoampliò‘con altri Privilegi l'Ac

-cademia Napoletana , e per vie più

-rcndcrlarinomata , e coſpicua prez

curo
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curò provvederla di ottimi, ed infi

~gni Maestri, chiamò da. Bologna il

celebre Dino de Mnſcellis con ſalañ

rio di Cento Oncíe d’Oro l'Anno ,

come dal ſno Registro riferito da Gio:

Antonio Summonte nell’zfloria del Rc

gno di Napoli Toma. e pa0. 36z. Vota”:

Dominum Dinum de Muſcellir, ut Bono

m’a ad Ncapolitanum fludlum leëlurur

accedere! cum ammo falarlo uncíarum cen

tum euri. Dalla medeſima Città di

Bologna volle Giacomo di Belviſo col

,la previſione di cinquanta Oncie d*

Oro. Nel l3o2.con groſſo stipendio

fece venire cda Benevento ad inſegna.

re a quell'Univerſità il Jus Canonico

Maestro Benvenuto di Milo Canoni

co di 'quella Cattedra] Chieſa _famoſo

"Canomsta di que' tempi , e Maestro

del rinomato Biaſedi MOſCOl’lC , co

me ſcriſſe il Ciarlante nella pag, 371.'

dell‘lfloria del Sannio. Invitò a legge

re il Jus civile nel 1308.1' inſigne Leg

gista Filippo d'lſernia. Atteſeaprov

vedere la Cattedra di Medicina con

istabilirc un Salario più commodo di

oncie trençaſei d' Oro l' anno a Filip
po di Caſistroceli , quella della Leica.

ad Accurſio di Cremona famoſonn

que….
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que tempi per l’Arti liberali, quella.

dellaTeologia a S. Tommaſo d' Aqui

no, come del registro dieſſo Rc Car

lo riferito dal Toppi . Nè mancò aveñ

re altri inſigni Perſonaggi per le altre

facoltà, i quali vengono nominati dal

ſud registro dell'Anno 1300. ſol. 25.,

ed in quello del 1301. fol. 273.c33o.

riferito dall’anzidetto Summonte.Con

tal diligenza ñſi mantennero nel loro

decoro , e reputazione le Scuole di

Napoli, e creſcè nel Regno il novero

de’Letterati, ma molto piùs'avvaſh

zò la stima delle medeſime, e ſi riſ

vegliò nell'animo d' ogn’ uno l'affe

zione verſo le Scienze, quando ceſ

ſato di vivere il Re Carlo ſucceſſo

al Reame Roberto. Qiestioltremo

do delle lettere innamorato accoglie

va , ed inalzava a' primi posti tutti

coloro, ch’ eran di quelle intenden

tiſſimi, perciò fuda parecchiscritq

tori chiamato il Protettore delle fa

colta, e per il ſuo profondo ſapere

il ſecondo Salomone da Baldo nella

leg. 3.Cod.de ſuis, c’r Lcgitñ, da Gia-1

ſone nel Testo Ir por_- ff. de acquir. ba

red. Provvedè d’ ottimi Soggetti i pub-z

blici studj, ne’quali andava di tanto

Opuſc. Tom, XVI, H ln
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in tanto per aſcoltare iMaestri , e

per oſſervare il profitto che faceva

no gli Scolari , che premiava , ed

onorava amiſura del progreſſo, che

facevano , dando con ciò animo , e

{prone a quelli d’attendere coriytut~

to il fervore all'acquisto delle facol

tà, onde ſi vide il Regno in breve ri

pieno di tanti infigni Perſonaggi in

ogn' una di quelle eminenti , che l’il~

lufirarono colla loro dottrina . Paris

de Puteo nella prelazione posta avan

ti al Trattato de Sindz’mtu fece di que

ſia lodevoliffima diligenza di Roberto

la ſeguente menzione. Tcmporeimlyti‘

Regis* Kobertijuríſconſultor, @Philoſo

P190: quamplurimos in fludío Neapolítano

publica mercede conduílo: praſcrtim ja

cobm de BeLut Regefla, noflra teflamur;

anzi per comodo de’ medeſimi ereſſe

a proprie ſpeſe, una Libreria diſcclti

libri ripiena, della quale ne diede la

cura ai celebri Barlaino da Seminara

rinomato Monaco Baſiliano , e Pao

lo di Perugia, acciò ad ogni tempo,

che chi che ſia voleſſe studiare, la te

neſſero aperta . In tanto pregio , e

Prima ſalirono i pubblici studi di Na

~ poli , sì per gli Uomini infigni , che

. . , 7 gh
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gli reggevano, e regolavano_ , come

Per 'lo gran profitto , ed utile , che

` ne ricavavano gli Scolari, che ſpar

{aſi da per tutto la fama ,, ed il gti*

do , correvano dal-le parti più lonta

ne i Giovani per approfitarſi , cd

istruirfi nelle Scienze . Quei due chia~

riffimi lumi dell’Eloquenza latina, e

volgare France-ſco Petrarca , e Gio:

Boccaccio , che coll’ elevatczza del

.loro ingegno rialzarono tanto questa.

foi-cadi studi, e la poſero in tanto

credito, che non ebbe puntocheinñ

vidiare que-i primi Secoli d'oro : que

sti per imparare la lingua Greca, e

le Scienze Mattemariche non altrove

ſi portarono, che nel nostro Reame;

come in più luoghi dell' opere loro ne

fanno chiara memoria.

Nel di ſopra’ccennato celebre Moni

fiero diS.N~ic,colò posto nelle vicinan

ze della Citta d' Otranto il rinomato

Mccolò detto in Niccta vi ereſſe in

questo teinpo per comodo degliscola.- ~

ri una copioſa, e ſceltalibreria, della

quale Antonio Galateo —, parlando dell'

anziderto Monistero ne fece la ſeguentq

menzione . Fm’t temporibus Troevorum

”olii-0mm flame Aula conflantinopolitaz

H a ma
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na vir Philoſophu: Nicola!” Hydrunti

nur, cnjm ante Tnrcarnm tranfitumpln.

re: libri de Logica , á* Tbiloſophia in

hoc Monaflcrio babebantnr.*. . '. * . 'bit

ſnmptni minimè parte”: , quo: per uni

verſam Graciam invertire-potrai: librorum

omnis generi: Bibliotbecam in boe Cano

bio congeffithe‘d il medeſimo ſcriſſe an

cora in quella ſua Epistola De donatio

ne Conflantini Imperatoris fafia Ecole-Tia

ad julinm ILTontif. Max.. della manie~

ra , che ſiegue . Nicola”: Polar-”minus

wir eo tempore dolîiflimnr, qui a 'Philo

Jopbia ad' Religionem Magni Bafilíi tranſ

migravit , atque .Abbar Cenobii Divi

Nicolai apud Hydruntum creata: fait ,

(7* Nicetasappellatm, ubi plnra ingenii

ſni mom’mcnta reliqait in'Dialeóíi’ca ,

Tbiloſoploia, 23' Tbeologia ,-- qua omnia

in illa non fine lacrymir rnemoranda Hy

clrnntma Clade, Mona/Zeno a Turci: dió

repto, ac dirntoconflagrarnnt, fimulcnm

Bibliotheca omnis* generi: librornm, quo:

ex univerfa Grecia vir ille magna: con

geſſerat. In- decorſo di tempo i libri

di questa, celebre Libreria, della qua

le ne fanno parola-tanti Scrittori ,

- come potraſſi agevolmente vederenel

lañnota 41. all’accennato Trattato de

Sim
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--situ japygia del Galateo, da noi fatñ‘

te , e pubblicate in Lecce, ed ultima

mente in Venezia nel Tom.VlI.dellà

Raccolta Calogerana, per lo memo

rabil Sacco, che iTurchi calati in

Otranto diedero nell' Anno 1480. in

quella Citta‘ , e Monistero , furono

buona parte conſumati dalle fiamme,

ed altri traſportati in Roma al Cardi

nal Beſſarione , e quindi a Venezia.

Fra quelli ritrovoſſi l’ opera di (LCo

labro , ed il Poem‘a del Ratto d’ Elena

compoſto in verſo Eroico da. Colutto

Licopolita Tebano Poeta Epico, de'

quali Poemi ne furono fatte diverſe

Edizioni , particolarmente in Baſilea

nel i569. in 8. , ſiccome ſcrive Gio:

Tommaſo Freigio nella lettera deìdìi~

catoria , colla. quale indrizza l anzi

detto Poema ad alcuni -inſigni-Perſo.

naggí.

Nel principio* del Secolo le

pubbliche Scuole Napoletane furono

dalla Reina Giovanna arrichite di mol

te prerogative , e provedute di tutti

i neceſſarii mezzi per vie più renderſi

coſpicue , e di profitto a Scolari ~,' i

quali ordinamenti inſieme raccolti ,

ed uniti ſipubblicarono. dal Reg‘cnte

H 3 Ta~
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Tapia nel lib. 2,._de Ojfic. Magni Cancel!.

pag. 4.17, , e delli medeſimi ne parlò

Gian Domenico Taſſone nel ſuo trat

tato de `z‘lntefato verſ.- 3. Obſer., 3. n.

25 5-. , e finalmente Muſio Recco nel

.L647.ne stampò un volume, nel qua.

le vidiſpofe il Catalogo di, tuttiiDot.

tori diquestc Scuole dal principio di

questo Secolo fino al 1647., che ſu

dopo da altri fin’anostri giorni con.

uinuato`

Succeſſo poi-nel. 1433.3113. Corona

del Regno Alfonſo d' Aragona Re ce

l‘ebratifiìmo per l’ infinite virtù , che

l~’ adornavano , e ſopra tutto per il

grande amore moſìrò` ſempre alle let

tere ,_ ed'a que" Perſonaggi, che le

proſeſſavano , premiandoli , ed ono

randoli-e con onori ,_ e dignità ,

e con annue ricche penſioni… l’ acco

glieva nella ſua Regal Corte, e tene

vali in grandiſſimo conto , .e stima ,

particolarmente p que' che nel 145.3.,

fcapparono dalla Città di Costanti

nopoli caduta ſotto il tirannico gio

go Maomettano e con questi eglicon

verſava e di quelli ſi ſerviva pei-intro

dui-'re nel Regno il buon gusto dello

ſcrivere purgatamente latino , per im

P?"
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parare la lingua Greca , e le ſcienze
più m’egliori ,ì come digia li venne

fatta di vedere ripieno il Regno di

Uomini in ogni facolta inligni, an.

zi per viepiù invogliare laGioveutLì

allo studio delle Scienze penſarono

quei Valentuominicol celebratiffimo

Panormitain luogo particolare in al.

cuni giorni determinati. unirſi. inſie~

me , ed” ivi ;adagiatainente recitare le,

Compoſizioni, proporre que’dubbj,

che nella lettura de’libri avevano in

contrari , e ſpiegare alcuni paſiì più

difficili degl'antichi Scrittori. Accor

tifi , che con un sì lodevole eſerci

zio ſacevaſi grande, anzi gran-diſli

mo progreſſo‘nelle lettere.. Il-mai

a bastanza lodato Gioviano Ponta

no , che ancora nella Corte'deLRe

Alfonſo intrattenevaſì colla decoro

ſa Carica diConſigliere, volle .stabi

lire questa letteraria unione con al

cuni ſuoi statuti, e leggi, che ſu la

prima Accademia , che ſi vede, inñ_

ttodotta nel Regno., ficomeiabbiañ

mo coll’ autorità di molti Scrittori

provato .nel nostro libro dell’ Inven

zioni uſcite dal Regno di 'Napoli, on

de appreſſo. molte Citta d'Italia in

4. tro
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cizio , e profitto della gioventù , ed

avanzamento delle ſcienze . Col fa

vore adunque di questo Principe, col

la diligenza di tanti Uomini dotti ,

che nella ſua Corte dimoravano , e

col mezzo dell’Accademia fondata. ſi

.rinovellarono nel Regno le lettere ,

.e le ſcienze.

Quanto gl’ulrimi anni del Regno

,di Alfonſo furono tutti placidie ſe

reni, altrettanto quelli di Ferdinando

ſuo figliuolo furono pieni di turbo.

lenze , e di confuſion-i ..Si 'rinovarono

le antiche calamità , eli vide il Re

-gno di belnuovo, ora ,con rivoluzio

.ni interne tutto ſconvolto , ora da

esterni nemici combattuto , ed inva

{o ,-*ma in’mezzo a tante ſciagure le

lettere , ele Scienze non ſi deteriora

rono, anzi s’accreſcerono, ed il Re

Ferdinando allevato tra Letterari di

venne ancor egli, non pur amante de'

Letterari , ma Letteratiflìmo , e pro

motore delle lettere , e non ostante

le tante ſpeſe dell’erario Regio per il

mantenimento della guerra , pure

ſpendeva molte ſomme per stipendio

de’maestriñ, oh"inſegnavano all' Uni

VOY
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Verſita degli studj diNapoli , invitan

do perciò i mighoril’r‘ofeſſorí di quei
"tempi‘Ferdinaìnät/ls Rex grande-m Pam*

'nia Summam quoh‘m'nís ex ÒEÌ‘aTÌOPÈ’ÌZdEÌZ

dam flatuit Rhetoribm, Medicis, `Philo

ſopbis, Tbeologis , qui publicè Nes-:poli

dovere-nt, egregiè ſunè faóîum, ac Per
petua commendatione dignum lìrzgezzz'iproñ`

ſcquí, virmtes amare, ó' ad excolendo:

ammos‘excitarejuventutem . Scriſſe Gio.

viano Pontano nel lib. \.del Trattato

,de Liberalitate, e per conferma di tut

to ciò ſ1 legge un ſuo Diploma im

preſſo da Niccolò Toppi nel t. 3. pag..

307. de origine Tribmmlz’um drizzator -

nel 1465. a Costantino Laſcari di Bi

zanzio, con cui moſſo‘dalla fama d'

un sì celebre 'Lettetato l' invita con

groſſo flipendio a leggere lingua Gre

ca nell' Univerſità. di Napoli .- -decre

~»ímm- vos ad Lcóì'uram Gnemrum .Au

thorum, Poet-:rum ſcilicet, ”Omm-um

in [aac Urbe Neapolis ad publícè :legen

dum pmficere, freti moribus veflrix, U*

liztcrí: etiam confifi Per' vos Gram-um Ht

terarum doffrina ad fm‘gem alíqtmm 1m

flrorung dilefhflîmorum fludentíum Inge

m’a perventura. Con taldiligenza adam

.que ebbe la ſorte Ferdinando di vev

_H 5 dere
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dete in questo Regno rinovellati i

buoni fludj., e le diſcipline, e le let
tere riacquistare la loro stima , v'e r1"

putazione, e che nel Reame fioriſſero

_tanti inſigni Letterari quali ſostenne

ro con decoro, e stima le cattedre in

altre Nazioni, come Franceſco. Sicu

ro. di Nardò dell' ordine de’Predicañ.

tori Lettore di Filoſofia ne’ pubblici

find) diPadova , Sebastiano dell’ Aqui

la di Medicina ,. .Niccolò Vernia di

chieti di Fiſica pei lo. ſpazio d’ anni
35_.tutti è tre nellav Scuolaſſ di Pade

va, e quest' ultimo dopo ſua morte

meritòv la ſeguente Iſcrizione ſopra

del Sepolcro :

Nicoletto Vernio Thcatino

Toto Orbe,ob.Phi1oſophiam notiffimo

De Patavino Gymnafio optimè merito

A Vicentinis Civitate donato.

M. H. N.. S.

Ed altriv che sfintralaſciano. .

Paſſato: ſtà.- morti questo dotto e

prudente Principe nel 1494. a 25.

Gennaio. ſu coronato Re il ſuo fi

g-liuolo Alfonſo , queſti niente diſſ

mile dall’ Avo , e dal Padre atteſe

con tutta diligenza a promovere le

lettere, delle qualifindaGioviue ſotñ

to
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to la direzione del Pontano ben’istrui.

to s’avea. Ebbe ſempre a cuore , ed

amò tutti que' che attendevano allo

ſtudio, e ne venerava fin’ anche l'Im

magini, ſiccome_ ſcrive Antonio Ga

lateo Medico Ordinario di eſſo Al.

fonſo in quella ſua Orazione, o Epi.

ccdio in morte del medeſimo Re : Il

luflrium Virorum, quorum more: admi

rari, atque ímitari folebas, etiam Ima

gine: venerabaris .1, Anzi ſeguendo il

costume de’ ſuoi maggiori procurava

d’avere nella ſua Corte Uomini lette

tati, e ſcientifici per dare maggior

ſprone coll’eſempio di quei a' Studio

ſi .- Dem'que ubicumque Terrarum fuc

rat, w’x qui ingem’o valer-et, ſubito in

tua retia `incidere compulifli . Scriſſe il

medeſimo Galateo nell’Orazione pre

detta, e per più comodo degli uni ,’

e degli altri formò una copioſa , e

ſcelta Libreria , della quale l'accen

nato Galateo nel luogo medeſimo ne

fece menzione : Bibliotheca: ex 0mm~

genere libror-um comparafli , quale: neo~

Trolemceos babuifle crediderim.

Nel Secolo Decimoſesto poi meri

ta il nostro Regno un giustiffimo ap

plauſo pet l’ impareggiabil’ iudästria

6 ~ e
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de' Nazionali Napoletani, i‘qli’ali col

tivando con indcfeſſa applicazione l'

Accademia già , come di ſopra, isti

tuita dal Panormita , e dal Pontano

confermata , e stabilita attendevano

a bene ſcrivere in proſa, ed in verſo

nell’una, e nell'altra, lingua; e ſicco

me la totale applicazione nel Secolo

paſſato ſu d’introdurre il purgato ſcri

ver latino, e tradurre l’oprc de’Gre~

ci , così continuandofi il medeſimo

Studio in questo Secolo lì diedero an

che con molto fervore a ſcrive: pur

gatamente volgare, talchè la gloria

della lingua, e dell’eloquenza Toſca

na divenne allor quaſi propria. de’Let~
vteratí Napoletani.

La Poeſia però, e ſopra tutto l'Ita

líanaſi vide in buonifiìmo stato nel

»Regno per gli non meno Eccellenti ,

che nobili Uomini, che la profeſſa~

rono , delle rime de' quali perchè an~

.davano ſperſe, ſe ne formarono di poi

_Volumi inrieri, e copioſe Raccolte.

La Filoſofia, e la Medicina fi leg

geva nelle Scuole ſecondo *gli antichi

ſistemi _e metodi. Surſero però tra noi

precl-ariffimi 'ngegni , i quali troll' al

rezza del loro ,ſed-o, e petſpicace in- ì

ten~

..è
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rendimento proccurarono abbattere

gl' errori comuni delle Scuole ſenza

arrestarſi ad alcun Maestro particola

re, e far profcfiìonc d’ alcuna Setta.

Eleggcvano quanto di più probabile

ncll’alrre trovavano impugnando Ari

flotilc, fondando per ta`1’ effetto nella

Città di Coſenza un’Accademia detta

la Coſenrína come in appreſſo diremo,

e questi furono Ser-torio Quarti-oma

ni, Gio: Paolo d'Aquino, Giulio Ca~

valcanti , Fabio Cicala , Bernardino

Telefio, cd altri. Diqucst’ultimoſcri

vendo Tommaſo Cornelio nell’episto
la ad Francíſcumì, e’fl' januarium deam

drcfl gli dal la gloria d’lnventorc della.

Liberta) di filoſofarc: mirto Sapientiam

.Ari/fateli” nomine, re autem vera So

phzsticí: tricís jam-ii” emancipatam Ita

_ lire primum aſſertam ſuiſſe ab Illuflríbm

illís 'Philoſopln’m Líbertatis Vindicilms

Telefio, 'Patritio, E' Galiloeo , e Gio:

Battista Marini nella Prima Parte del

la Galleria parlando del Tclefio cantò

Contro 'l’z'nvítto Duce ‘

De la Teripatetirafiandiem

.Armar l' ingegno oſafli ì ‘ _ -

O dclla'Bruziz Gente onore ,‘-‘e luce.

La Giuriſprudenza fuìprofcfſata lcon

qua*
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qualche gusto , e molti furono que',

che vi s’applicarono, in quella riu

ſcendo celebri empirono le Bibliote~.

che colle tante opere, che ſcriſſero ,

e diedero alla pubblica luce. '

Riſvegliati l’Ingegni, ed accalorirí

gl’animi all'acquisto delle Scienze, e

delle lettere, attendeva ogn’uno alla`

perfetta cognizione delle steſſe , ed

avendoſi eſperimentato , che per vie

più promoverle, bello, ed oltremoñ

do utile era l’ eſercizio Accademico

nel paſſato Secolo introdotto ſi studia~

rono molti di propagarlo in parecchie

Città del Regno col fondare ſomi~

glianti Adunanze Letterarie , d’alcu

ne de' quali faremo in questo luogo

particolar, e ſuccinta menzione , e

ciò ſerve per vie più far chiara la di

ligenza de’Napolctani nel coltivo del

le facoltà.

Il celebre Belliſario Acquaviva uno

degl’aſiidui, e dotti Accademici dell'

Accademia del Pontano nel 1506. ne

fondò una in Nardò Città ragguarde

vole della Provincia di Terra d’Otran

to ſotto il titolo delLauro, la quale,

e per l’inſigni Perſonaggi, chela c0m~

poncvano , e Per la condizione de',

Ver
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Verſi, e degli eruditi Ragionamenti,

co' quali era coltivata ſi rendè chia~

ra , e rinomata in quella stagione ,

onde Iacopo Sannazzaro ebbe co' ſe

guenti verſi a celebrare l’ Acquaviva.

De Lauro ad Neritinorum Ducem.

Illa Deum lati: olim geflata triumpbis

Claraque 'Pim-lieu Laurus bonore Com-e ,

jampridem male cult-z, novo: emittere

rumor,

jampridem bacca: edere de/íerat.

Nunc lacrymis adjuta. tuis revireſcit, EZ"

omne

Frondzfirum ſpira”: implet odore Ne

mu:.

Sed nec eum lacrymo tantum juvere. pe'

renner,

Quantum manfuro carmine quod coli

tur.

Hoc debe-nt, .Aquivivn Duce: tibi , de

bet (9* ipſe

'Phoebus ; nam per te laurea Sylra

viret.

Coll’ accennaxi Verſi ſotto l’allegorià.

dell’Alloro nome, ed inſegna dell'an

tica Accademia Neritina ci rimostra

l’inſigne Poeta, che da molto tempo

, m
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nnanzi stata era fondata , 'e dopo

' malmente coltivata, e dal rinomatiſ

ſimo Acquaviva ridotta. in istato , ma.

'dopo la morte di Beuiſatio s’ andò a.

poco a poco diſmettendo l'eſercizio ,

quando nella fine del preſente Secolo

fu di nuovo posta nel ſuo antico eſ

ſere, e rinovellata col titolo d’ Infi

mi dal celebre Scipione Puzzovivo ,,

e da altri tagguardevoliſoggettí, che

fiorirono in quella stagione nella Cit

tà di Nardò, onde il medeſimo Puz

zovivo ebbe a ſcrivere di questo rin

novamento in tale maniera;

'AD THOMAM CÒLUCCI GALATEUM

De reflituta Lauri antique Neritinóe

Urbi: .Accademia ſub

nomine Infimorum

Epigramma .

_qu-e fnerant Lam-i ?ha-bo ſacra Priſma

quondam

Muſdrnm cultríx Inflma turba-colin

;Aruerdm herbis , ~C’ytifi velflore carente:

Salt”: , nec Canrum qui dare: , nl~

lu: erat .

Con



bclsígnor'îraflcrí. 'x85

*cumuli: illa amd-is felicía ſerra Camus

‘ *ms r ;

Vaticinor noflris gloria major erítz

,Jc modo quae gfmdët Vatum Tufba infi

. decorata .

ma di”

Certabit, *Phabo tum dm” omne fe

"ret. ,.

Posta di nuovoín dimenticanza l'Ac

cademia, fu nel :722. col titolo. d',

iInfimi rin-Wan' tinovellata , coll’ Im

preſa d* un Tronco ſecco d’Alloro,dal.

le di cui radici ſpunta, picciolo vir.

gulto, e la Fenice in mezzo del Ro

go col motto: Tofl plui-imc: Iuflra rem:

[cor, al che _alluſerocon due fpititoſi

Epigrammr‘h Signori D.N1ccolò Ma~

ria Caracciolo, e D. Ignazio Maria.

Como ben conoſciuti per la. varia, e

ſalda erudizione, e per l’abbondevo

le ingegno, e ricchiſſima vena nella

poeſia, che ſ1 è stimato bene quì rap

portarli per gloria dl quest’Accade

mia, che da fimlli valentuomini vien
a

-.

' 15a
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Del Sia. D. Niccolò Maria Caracciolo/x

,Quam bene cum Lauro hic jungit co`m

- marcia Phoenix!

.Altero ab alterim Nobilitate mica:.

Lauro: .Ales amar, qua: multa e morte

triumphat,

.Atque ipſe ut Tbwnix vivere Lam-us*

amat o '

Felice: ergo quei: ipſe in Stemmate Fzi~

mam,

Aîternumque datum efl ſumere poſſe

dee-us!

Cermen ab arenti mage pullula: .Arbore ,

'Phoenix

Si non arderer, viver” ipfiz minus .

'Pina-nice, Ù‘ Lauro melz’mfio Fame re*

ſin-get .

Clarior e tumulo pene ſepulta ſua .

Del Sig. D. Ignazio-Maria Como .

aidjpice ut eſſa-he ſem'um pet-teſa 'Paren

tz':

Explicuitſacras Lazarus-,ut ante, comes,

Q” fa-cunda novo roller ſegermine , M4

tri:

guxpotis e fleriliprofiliijjîafiuu .>

i w*
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Nella Città di Lecce ſe ue fondò

un'altra nel 1540., o come altri v0

gliono nel I 580. ad imitazione di quel

la del Pontano col titolo di Trasfor

mati, perche gli Accademici muta

vanſi il proprio nome . L’Impreſa dell'

Adunanza è un' Albero preſſo la. riva

d'un fiume, la di cui fronde in cag

giando ſu dell' acque ſi mutano' in

bianchiſiìmi Cigni col motto preſo da

Virgilio :Melior ſeclorum naſcítur orda.

L'Istoria di quest’ Accademia, e le

leggi della medeſima composte dall'

.Archidiacono di quella Cattedra]

Chieſa Oronzio Palma, ed il Catalogo

degl’Accademici è stata pubblicata per

mezzo delle stampe di Lecce nel x708.

in 4. da Tommaſo Perrone . Ne fa

menzione di quest’ Accademia il P.

Luigi Taſſelli nel lib. 3. cap. 23. dell'

.Antichità di Leuca, Domenico de An

gelis nella Prima Parte delle _Vite de’

Letteratí Salentíni nella Vita di Scipio

ne Ammirato, ed altri.

In Roſſano Citta della Calabria ci

tra nel 15,40. fi fondò un' Accademia

col nome di Navigate' , quale dopo

qualche tempo per alcune diſcordia

inſorte tra gli Accadcmici, comel per

o



\

188 Serie Cronologia-a _

lo più in ſomigliantr letterarie unioni

accader ſuole , ſi div-[ſero in fazioni ,

una delle quali ne fondò un'altra col ~ ‘

titolo di Spenfierati, o d’lncuriofi, ma

col tempo rimaſe ſolamente in piedi

quell-a de' Spenficrati , la. quale nel

*1694. fu regolata dall' Abate D. Gia

cinto Gimma Promotore della mede

ſima avendone formate le leggi, che

furono stampare da Gaetano Tremi

gliozzi nell' Istoria, che compoſe di

quest’Accademra , e pubblicò nel fine

del ſecondo Tomo degl’Elogj .Accade.

mici dell' accennato Abate Gimma.

Tiene per corpo d'impreſa qnest'Adu

nanza un Campo di Gigli , altri cre

ſciuri , ed altri creſcenti col motto.

Non alunt tura:. I più celebri Letterari

del Secolo XVlI. furono aſcrirri , ed

ammefli in quest’Adunanza, e d’alcu

ni di questi il restè menzionato Aba

te Gimma ne ſcriſſe l’Elogio, che poi

,nnir'i’inſiemene formò due Tomi ,

quali diede alla pubblica luce per

mezzo delle stampe di Napoli in 4.,

e dato 'avrebbe anche il terzo, ſe la

morte non gli aveſſe interrotto il lo

devole diſegno nel r735.avendo paſ

-ſato nel novero de' più .

Era;
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Erano in questo' Secolo rimasti al

cuni pochi Sostenitori dell’Accademia

del Pontano nella Citta di Napoli, i

quali dando- tutto il favore alle lette

re, tennero riſvegliari gli animi a pro

di quelle, con ergere nuove Accadeñ

mie. Nel r546.i Nobili del Seggio

di Nido ad eſempio di ciò, che ſi fa

ceva in Siena, e nell’alrre Città d’Ita

lia erigerono un’Accademia di Poeſia

latina , e volgare , di Rettorica , di

Filoſofia, e di Astrologia ſotto il no

me di Sereni , e ne fecero Principe

Placido di Sangro, e gli Accademici

ínfra gli` altri furono ilMarcheſe della

Terza, il Conte di Montella, Troja

no Cavaniglia , il celebre Antonio

Epicuro , Antonio Grifone , Mario

Galeota, Giovan Franceſco Branca

leone Medico famoſo, eFiloſoſo, ed

Odator Eloquentiffimo , cd amatore

delle buone lettere.

' Ad imitazione di Nido ereſſe ilSeg

gio Capuano un' altra Accademia ſot

to il nome degli .Ardenti.

E nel Cortile della. Sanra Caſa dell'

Annunziata ſe n’istiruì un' altra. ſotto

1] nome degl’Incogníti. Ma tutte que

ste furono da' Regenti del Collareral

Con

R
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Conſeglio per ordine del Vicere D.

Piedro di Toleto proibite, non pia

rendo allora , che ſotto pretesto di

:studio di Lettere, ſi faceſſero Ragu

nanze, e continue unioni d’ Uomini

Letterari.

Nella Cittá di Benevento nel 1550.

Iìfondò un' Accademia col nome di

Ravviratí coll' Impreſa della Fenice,

che dal rogo a nuova vita rinaſce col

motto: 'Parmríente R030,- ſiccome molti

furono coloro, che vi ſi aſcriſiero de.

gni di lode, e di Prima, così fin’al di

d' oggi moltiſiimi ſono ancora que'

Perſonaggi , che colla loro dottrina

coltivano quest' Adunanza, mercè l'

indefeſſa applicazione, e diligenza di

Monſignor Giovanni di Nicastro ba

fiantemente noto alla Repubblica Let

teraria . Di questa Accademia ne fa.

menzione l’accennaro Monſignor Ni~

cafiro nel lib. 1. cap. 7. pag. 22. della.

'Pinacoteca Beneventana, nella pag. 38.

della Deſcrizione del celebre .Arco di

Traiano nella Città di Benevento , e l'

Abate Gio: Battista Pacicchelli nel

Tom. 2. pag. 46. delle Memorie de'

ſuoi Viaggz .

Nella Città di Napoli il celebre ,

e
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e rinomato Gio: Battista Porta nel

1560. ſe non forſe prima fondò nella

propria Caſa. un’ Accademia , a cui

diede nome de' Segreti , perocchè in

*quella eſaminavanſi molte coſe appar

tenenti alla natural Filoſofia, nè vi ſi

ammetteva Perſona , che non aveſſe

prima fatte molte ſperienze , e non

portava ſeco qualche ſecreto . Con

questa occaſione gli venne felicemen

te fatta al Porta di comporre quel li

bro della Magia Naturale , che dopo

con tanto applauſo del nome ſuo die

de alla pubblica luce : di questa Ac

cadcmia ne fa menzione Monſignor

Pompeo Sarnelli nella Lettera al Let

tore posta avanti alla traduzione, ch'

egli fece dell’ac cennata Opera del Por

ta dalla lingua latina allavolgare. Lo

renzoCraſio ne' ſuoi .Elogj in quello di

Gio: Battista , Niccolò Amenta ne'

ſuoi Rapporti di 'Parmtffo, ed altri.

Nella Citta dell' Aquila nel 1580.

eravi un’Accademia ſorto il titolo di

Fortumzti coll’Impreſa d' una Gamba

inriera poſata ſopra un’ Ancora col

motto : Stat Fortuna, molto favorita, e

protetta dalla Serenillìma Margarita d',

Austria , che in detto tempo faàccvä‘

l l
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dimora in quella Città. Raſ’fr'eddatcg-`

ſi col tempo e l'eſercizio , e’l concor

ſo degl’Accademici, stiede in etico

lo d'intralaſciarſi, quando ne x599.

il Venerabile P. Sertorio Caputi della

Compagnia di Gesù malmente ſoffren

do il vedere derelitto il letterario

eſercizio in quella coſpicua Città s'

impegnò. rinovçllar l' Accademia, e

rimetterlanel ſuo pristino stato, co

me digía‘. li venne felicemente fatta

avendoli mutato il nomein quello di

Velate' coll' impreſa dell' Aquila in

atto di volare tra le Nubi tenendo

le luci fiſſe al Sole , che li ſovrasta

col motto: Max facie ad faciem, e

per maggior regolamento di eſſa

compoſe alcune leggi, e statuti da

offervarſi dall' Accademíci , le quali

nel 1653. furono accrcſciute dall' A.

bare D. Gregorio AlferiOſſorio Prin

cipe in quel tempo dell' Adunanza ,

c le diede alla pubblica luce permez- `

zo delle stampe.

Nella Città di Coſenza nel 1580, Î

molti celebri Perſonaggi fondarono

un: Accademia_ , che non con altro

nome vollero chiamare , che. con

quello della Città , cioè coſentina. I

. . pria
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-principali Promotori di questa rino

niatiffima Adunanza furono Bernar

dino Teleſio, Sertorio (Liattromani,

Gian Paolo d'Aquino, Giulio Caval

canti , Fabio Cicala , Gio: Antonio

Ardono , Coſmo Morello, Fabrizio

della Valle , ed altri , quali tutti at

teſero con grandiſſima applicazione

ad illustrare le ſcienze , e le lettere ,

Bernardino Teleſìo introduſſe la liber

tti nel filoſoſare , onde ſi ſono fatte

sì belle ſcoperte particolarmente ne'lz

le coſe naturali.

Nella fine di questo Secolo eravi

anche in Montalto luogo della Cala.

bria un' Accademia , la quale ebbe

poca durata , ma nel i61-7.fu da al

cuni Eruditi Cittadini posta in piedi

col nome d’ Accademia Montalrina, e

coltempo pari la medeſima diſavven

tuta eſſendo stata quaſi abbandonata ,

quando nel 110 I. tu rinnovata colla di

ligenza del PL Elia d’ Amato Maestro

dell' ordine Carmelitano Perſonaggio

bastantemente noto ,alla Repubblica

Letteraria per l' opere fin' ad ora date

alla pubblica luce del P. Gregorio d'

Amato .Maestro della medeſima Reli

gione , edi altri eruditi ſoggetti , i

Off-ſc. Tom. XVI. I qua.;
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quali vollero dare il nome a quest'

Adunanza d' Inculti coll’ Impreſa di

-cinque Menti rozzli , ed inculti col

motto :Habílí: natu‘ra Soli . Quantoſi`

è reſa chiara , e rinomata quest' Ac

cadcmia coll’ opere pubblicatedagl’

'Accademici in quella a‘ſcrittì è ba

fiantrmcnte noto ad ogn’uno. Molti

ne ſanno lodevole menzione , e la

commendano , come l’ accennato P.

M. Elia d’Amato nella Tantopologia Ca

lab”: parlando di Montalto,ene ſcriſ

ſe l’lſíoria di questa Adunanza uno

dcgl’Accader’niçi di eſſa nominato Fi

’ lotropio , la quale stampata ſi legge

nella fine della Prima Parte delle Let

tere Emdíte Chiefaflico-Cirili .Accademi

co Critiche del detto P. Maestro d* A~

mato .

Tanto erafi nell’ animo di chi che

ſia radicato l'amore verſo le Scienze,

che procuravaſi con tutto calore d’

istruire, e d’indirizzare altri alla co

gnizione di quelle c ſpronarli all* ac

quisto di cſle,erigcndoſi per tal’effct

:o nel Regno tante Accademie, coñ‘

me di ſopra vcdnto abbiamo, o d'in

trodurre nell' altre Nazioni' 'questo

buon gusto fondando letterarie Adu

› '“ nan
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nanze, come Scipione Ammirato na

to nella Città di Lecce ch’erefle nella

Città di Firenze l'Accademia dell' .A

patifli tanto celebrata, e commendata

dagli Scrittori ſecondo ſcrive Monſi

gnor Giuſto Fontanini nell’dminta di

fcſo pag. 241. o coll’ occupare le pri

me Cattedre delle più rinomate Uni

verſita per ivi inſegnare quello , che

avevano con tanto stento , e fatica

imparato nel Regno. Giano Parraſio

della Citta di Coſenza Uomodimol

ta letteratura, ed erudizione ſu chia~

mato da Leone X. Sommo Pontefice

in Roma, acciò leggefle in quell' Ar

chiginnaſio , come dal ſeguente Di~

ploma, che ſi conſerva in Carta pe

cora nella Libreria di S. Gio.- a Car

bonara, da dove avutane una Copia

il Dottor Niccolò Toppi la pubblicò

nella Biblioteca Napoletana pag. 112.

parlando di eſſo Parralìo. *

I. E O T'. '15. X.

Dileóì‘e Fili ſalutem, á" .Apofloliram

benediílioncm . capiente: ut Ramanum

Gymnafium Optima': Dofíoribu: aqbundct ,

quo ii , qui ſe bom': artibu: dediderunt ,

c4 ex re percíperc frut’fus uberiores poſ

fima de tua infludiís mitioribus doó’t’rí

I a ”a
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“1m cer‘tiorès’ fac'ìi, ad ea docenti-4, profi

tendaque Roma: publica te eligimm, fla

tuimujque, ur fingulis anni: ducentos au

reorhabercr . Qmmabrem bort’a’mur te, i

"ut ad Urbe-m quamprimum te conſt-ras -,

liberi” enim, (F paterno amore te vide

'bimuL Datum- Roma apud &Petrum ſub

.Annulla “Piſo-:tori: . Die XXI/III. Sepr

'MD-XIII. .Anno II.

` ~ î’. Bembu:.

7 L'Univerſità di Padova in quello Se

"tolo ebbe per Lettori parecchi dc!
vnof’cro Regno, 'tra’quali Donato- Pina

` di Cafiel di Sangro per lo jus Civile,

Franceſco Capuano di Manfredonia

"per l’Astronomia, Gio.- Battista Ala

no di Chieti, e Gio: Giacomo Paveſe

' di Catanzaro per la Medicina, ed Ot

tavio di Caro di Napoli dell* Ordine

‘ de’MinoriConventuali di &Franceſóo

per la Filoſofia.

In quella di Bologna Ceſare Odoni

della Città di Penne in Abruzzo ultra

- Lettore di Filoſofia, e di Medicina ,

r(Sio: Angelo _Papio di Salerno della

ÎLegge, Lorenzo Guaderico diSciglia

"no , e_ Pietro Paolo Wintavalle di

` 'Campli in Abruzzo delle belle lette

re,
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re , ed. altri, che pernon eſſer lunghi

gintralaſciano.- k .. .ñ .1

L Nel Secolo decimoſettimo ſi‘conriz

nuò con maggior fervore l‘oÎstudioÃ

delle Scienze, e _delle Arti ~, anzi e l'. `

une, e l’altre molto accreſcimentoaç-ſ

quistarono perle nuove oſſervazioni ,

e ſcoperte _. Le pubbliche Scuole di

Napoli d'ottimi, Maestri provvedute,a

e di numero grande discolariadorna..`

te acquistarono molto grido, e ripuq'

razione per l'italia, e fuori di eſſa. '

L' Eloquenza Italiana incominciò'

nella metà di queſto `Secolo a det-:n04

rarſi… ralche di pocoſieonro eraper lo

`Regno, e, per l'italia ruírra la vaghezg`

za, *ela parità _dello ſcrivere Italiano?"

poco stimavaſi la gravira delle scien7

ze, ed erano repuraci per iſciocchi eo-;f

loro che tra tanti eran rimasti ſegua-:l

;ci della ſcuola_ del Petrarca , edelBoc

Baccio(` Per-;lo contrario erano inte;

ſi, eriçevuri :çomunemenre çon gran-~`

diflìmi applauſi ~i Componimençi*quei , che dal proprio {regolato capi-ie, ,

cio eran dettati , ſenzaprefigerfi, al

cuna ~ſiçurawſeorra di_ Regole-,xo gli

buona, imitaziozie ,7 anzi quelli eran‘teſi

puri; perzpiùſaggh-;oiMHBBOSÉPÌF

.i 3 r
ll
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flimati degni, che con improprio me

tafore, e con inventar nuove maniere

di dire, piene tutte di lariniſmi, e di i

barbari 'traslati vic più dalla candi

dezza dcgl’antichi Scrittori ſi dilunga

vano, di maniera che recandoſi cia

ſcun di eſiì a biaſimo d' eſſer d' altri

imitatorc, che del proprio capriccio

cercavan di fare Scuola a parte, 0nd'.

ebbe a ſcrivere Monſignor Giusto Fon

fanini nel Ragionamento dell’eloquenza

Italiana n. XI. _Que/ia 'Pe/ie letteraria ,

per chiamarla così , fra noi fi è ſparſa

dall'anno 1600. in giù per opera delli

Scrittori di Toefia, e di Romanzi, e di

Diſcorſi Accademia', onde Per questo il

Secolo proſſimamente caduto in materia di

eloqnenza, e di lingua Italiana ha moflra

fa una faccia totalmente diverſa dall'al

tro'ìPrecedente degne di eterna lode , ef

fendo la medeſima lingua d' allora in qua

vandata' declinando. Col ſuo stileconcet'

toſo , ~o piuttostoipetbolico , e' gigan

aereo ,~< ſiccome'giunſe a dire fino il Fran

Teſe’ Menagio nelle annotazioni al Sonem

~trentefimo quarto di Giovanni della Ca

fa. Non mancarono però alcuni feli

ci'ngegni Napoletani, che alzando la

fronte dalla corruttcla comune ſegui

‘ ' rono
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tono'le antiche pedate de’Scrittori del

buon Secolo, facendo con ciò avve

duti li più ostinati ſeguaci della nuova

Scuola.

La Volgar Poeſia ebbe anche in que;

sto Secolo la ſua mutazione: il Cava

lier Gio: Battista Marini colla felicità

del verſ: giare fattoſi capo di questa

nuova Scuola quando intrattenevaſi

nella Francia riceve i ſuoiappl-auſi per

le novità, e bizarrie, e per la liberta‘.

introdotta nel comporre aprendo la

via, o ad accreſcere il ſuo stile fiori

to ,_ o ad inventarne altri di nuovo.

Nè la buona Filoſofia , e la vera

Teologia ſpecialmente quella , che ap

partiene al regolamento de' costumi

era trattata. in miglior maniera dell'al

tre Scienze . Impe’rciocchè era ſor

montato così in alto il’grido, e la fa

ma della volgar Teologia delle Scuo

le, e della Peripatetica Filoſofia, che

~veniva riputato per temerario , _e da

.molti anche per empio colui, che

aveſſe avuto ardite di farſi lor meno

ma Parte allo 'ncontro . In questa oſcu

ra nebbia d’errori, e di stravaganze ſi
vide iſil Regno di Napoli non che l'Ita

lia tutta avvolta, e confuſa( -
’ ì I 4 Molti

'L
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Molti ſaggi Uomini, e Letterati *del l

Regno malmente ſofferendo di vedere

un tal deterioramento delle lettere, e

delle Scienze procuraronocolla vivez.

za, e robustezza del loro ammirabile

e perſpicace 'ngegno di ſvcllere ogni

barbaria, e stravaganza circa lo ſcri

*ver Toſcano sì in proſa, come in ver

ſo, e d’introdurre ancora il buon 'gu

sto nello studio della lingua greca ,

delle Matematiche, Filoſofiche , e Mc.

diche Scienze, onde ſcrive Cio.- Ma.

rio Creſcimbeui, che le lingue, e le

ſcienze ſiino state restituite nella loro

`prima reputazione dalli’ngegm Napo."

`letani, i quali a tal oggetto fondato.

no l' Accademia de l‘mvefliganri , di

`cui faremo in'appre o menzione, dan

`do per ora breve notizia di quell' Ac

cademie, che prima dell' accennato. ,

ſono state in questo Secolo nelRegno

istituite. ' ' A

Nel 16I I. Gio.- BattístaManſo Mar

:cheſc di Villa Perſonaggio bastante

mente noto perl’Opere date alla pub

blica luce per vie più ſpronare la gio

ventù all'acquisto `delle Scienze , e del.

le' Lettere istituì nella Città di Napo

li un’Accademia ſotto il titolo degli

Ozio
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oziofi coll'impreſa dell'Aquila ſopradi

un ,Monte in atto di mover 1' Ali ver.

ſo il Sole, che sta guardando colmoe.

, to : Nonpigra quier, e per maggior

regolamento della medeſima volle for

nirla di molte leggi, 'delle quali, e

della ſua Istituzione, e degl’ Uomini

ínſigni, che la componevano , ne ſcriſ

’ ſe lungamente il celebre Gio.- Pierro d'.

v Aleſſandro con un particolar Poema~

zio, ch’egli compoſe, e diede allalu

ce per mezzo delle stampe di Gio:Bat—

tista Gargani Napoletano nel 16 I 3.in

4. col ſeguente titolo :10: 'Petriab .Ale

ìtrandro- J. C. Galata' .Acacia-mici Ocíoſì

.zímdemíie Ocíoforum [ib. III_. molti Scrit

tori nell’Opere loro ne hanno parlato

conlode diquest’Accademia, tra qua.

lí il Capaccio nella pag. 8. e9.del Fo~

reflíere, ed altri.

Nel x625. D. Fabrizio Carrafa de~ '
gnifiìmo Veſcovo diBitonto Cirtàſſdel

1a Provincia di Bari-oltremodo amanñ

*te delle lettere, e degl’ Uomini ſcien
~ziatié per eſerìcizio.,de.’ medeſimi volle

istituire inñ quella Citta un’Accad‘cſxIia

col titolo d’ Infiammati formando per ‘

corpo d'Impreſa il Sole, che termina ,

l ſuoi raggi in un cristallo , o fia ‘;7ec7

ñ 5 chio `

o
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chio Ustorio , da’quali ſi accende un

pezzo di legno col motto preſo da

Virgilio : Sophos ſuſcita!. Il P. D.Giu

ſeppe Silos rinomato Religioſo Teati

no col ſeguente Epigramma pubbli- ‘

cato nella Centuria_ 2. Epigramma I8.

ne cantò, la fondazione. v

.Que Carr-aſa , tuam nientemque , am'

mumque peru”:

i Gloria , (11m Virtus igm-4 pelîus ali:

Dot?” illa Parit flammar , [rino ferlmit

arde”:

Tallas, (F ingeniír ſubdídít illa fa

ce:.

Te Regum Sanguíx :lai-at, teque ordine

longa ‘

'C fuſa per Augusto: Stirps gene-roſa Du

cc:.

Inolym lux gone-ris, ſed dum fiamma au

rea format,

.Awſpice te, mente: dai-ius imle- mt`~

cat .

Ne fece anche menzione quest’Ac

" cademia il P. Apo’llinare di S. Gaeta

rn’oTereſiano Scalzo nel-11b.. LCap. r..

dell’Qpera intitolata il Cavalier Romi

to. Biagio Altimari nel Tom. 3.. ſol.
ſi-8o. e 8x. dcllìlfloria'cmealogica delle

”miglia Cari-aſa.

~ Nel
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. Nel 1666. nella Citta di Napoli

Carlo Pignataro celebre Medico di

quel Secolo ſpronaro dal ſuo genio

verlo,l. lettere, e le ſcienze, e vie

più dal 'Opera, che gli ſu ſcritta con

tro dal rinomato Sebastiano Bartoli

istituì nella Chieſa di S. Domenico

Maggiore un' Accademia, quale vol

le intitolare de’Difcordanti coll’im

preſa d'una Cctra conv ſette corde col

motto .* Diſcordia rancore .A Nella me

defima vi ſi aſcriſſero i migliori Pro.

fcſſori, che in "quella stagione dimo

ravano nella Citta di Napoli , ed il

Capo, o ſia il Principe di quest' Ac

cademia ſu eletto il ben noto Luca.

Tozzi, il quale per molti anni ,con

decoro, e stima ne ſostenne la cari

:ca. Il principal :intento degl’Accadc

mici era l’andar attentamente eſami

nando la dottrina Medica Galenica ,

e la Moderna , ed approvare tutto

quello conoſcevaſì ſuflistente ,i e_ ri

gettare quello ,- che contro l'eſperien

za, e la ragione oſſervavaſi contrario

nell’ una, e_ nell'altra Scuola; ,

Nel 1679. ad imitazione'della te

stè menzionata Accademia de' Diſcor

danti ne ſu stabilita un’alrranella me

I 6 de
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deſirna Citta di Napoli dal Marcheſe

d'Arena Concublet nella propria ſua.

Caſa’col nome d' Inveflígantì : il Cor

po d' Impreſa è un Can bracco col

motto preſo da Lucrezio : Veflz‘gía lu

flrar. I primi, ed i più principali, che

fi aſcriffero a questa celebre Adunan

za furono Tommaſo Cornelio , Lío.

nardo di Capua, Monſignor Gio:Ca

ramuele , li PP. Lizzardi , e Caprilc

della Compagnia di Gesù , Camillo

Pellegrino , Giambattista Capucci ,

Carlo Buragna, Sebastiano Bartoli ,

Domenico Scuta'ri, Michele Gentile,

Danielle Spinola, Franceſco, e Gen

naro d' Andrea , li PP. Scaglione, e

.Conti Carmelitani, Domenico, e Tom

mafo Cioffi, ed altri molti, ches'in

eralafciano , i quali tutti divennero

quell* infigní Perſonaggi tanto bene

meriti della letteraria Repubblica . Di

'quest' Accademia ne parla Gio: Al.

fonſo Borrelli nella dedicatoria Epi

"ílola, colla nale indirizzo all'accen

nato Marche e Concublet il ſuo libro

intitolato: De Motionibm naturalíbusra

*gran-frate pendentibus. Lionardo di Ca~

' pua ne' ſuoi Pareri. Gennaro d' An`

drea nella lettera a' _Lettori posta

’ ‘ avan
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àvánti al libro della. Natura delle Mol

fete del testè menzionato Lionardo di

Capua. Lionardo Nicodemi nelle .Ad

diziom' alla Biblioteca Napoletana par

lando di Luc' Antonio Porzio, Fran

ceſco Nazario ne' Giornali de' Lettera

ti pubblicati in Roma , Niccolò A

menta nella Vita di Lionardo di Ca~

pm!, ed altri;

Nell' anno medeſimo s' istituírono

due altre Accademie nell’isteſſa Citta

di Napoli, ad una delle quali ſu da

to il nome degli oſcuri coll’ Impreſa.

del Sole aſcoſo tra le Nubi col mot

`1:0.- .Et late-ne'? luce:. L'eſſenziale, e

principal eſercizio degli Acca‘demici

-di questa Letteraria Adunanza 'era il

diſcorrere ſopra de' punti più diffici

li, ed inrrican, che nella facolta le

Lgale s'incontrano, onde vi s‘aſcriſſe

ñro Gio; Lionardo Rodoerio, Nicco

-lò Cappella, Gio: Battista Mucci r,

~Carlo d’Aleflio, D. Carl’Antonio de

ñ- Luca', 7D. Filippo Graflì, D. Giuſeppe

'Sambiaſe, D. Franceſco Marciano ,

che paſsò Regenre in Spagna, D. Fran

-ceſco d’ Andrea Regio 'Conſigliere ,

' Monſignor Franceſcozjverde , ed

' altri Uomini mſigni, che ſi ſono ren

duri
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duti celebri nella Repubblica delle

Lettere *per l’ Opere date alla stama

a. .'p L'altra ſu chiamata de' liozzi` coll’

Impreſa d’un’Orſa, che da forma col

la lingua al proprio parto imperfetto

col motto .- Terficietur: fu per qual

che tempo governata da D. Franceſco

Capece Zurlo Cavaliere flimatiſíìmo

per l'erudizione, e per la pratt-ica del

le coſe del Mondo , e coltivata da

ragguardevoli Perſonaggi, tra' quali

contavaſi Biagio Caſano , Giuſeppe

Domenichi Fapane della Terra di Co

pertino, il P.Fulvio Frugoni de’ Mi

nimi di S..I-`ranc,eſco di Paola, il Ca

valier Artale, Aleſſandro Guidi, An

.drea Petrucci, ed altri.- .

Nell’Anno 1682."nella Citta di Ba

ri…Gaetano Tremi liozzi Medico di
non oſcuro nome tgondò l'Accademia

de’ coraggioſi per quanto ne laſciò a

memoria de' Pnlìeri, notato l’ Abate

D. Giacinto Gim’ma nel 2. Tom.- degli

iFlogj -At‘tddffllî‘i nell' Elogio di eſſo

Tremigliozzi pag. x62. ‘

Nell'anno 1683'. nella Cittàdi Lec- ‘

ce i .Signori Abate D. Oronzio ,_c

.D. Diego Coſma , Angelo Antonio

' Pa`

(x4



` .Del Signor Tafuri . 207

paladini', Giusto Palma, il Dottor

Fiſico Angelo Manieri da- Nardò, Dl

Giuſeppede’ll'Abate, D. Giuſeppe Scuó

tri, Tommaſo Cristaldi da Nardò ,-D.

Tommaſo Stabile, l’Abate D. Orazio

Tafuri, ed altri istituirono un* Acca

demia, alla quale vollero dare il no.

me di Spioni coll’ impreſa del Sole ,
della Luna, edi tre vStelle, in mezzo

delle. quali evvi' un Cannocchiale col

ſeguente verſo per motto e _

Terraſque, Traír’uſque Mari: , Ca:

lumque profundum. -

Nel 172.3. ſi pubblicò colle stampe di

Oronzio Chiriatti in Lecce unzpiccio

/ſcTLibricciolo in 8-. col quale -ſi da

distinta contezzaí dell’origine di quest:

Accademia ,‘ -Leggi , e Catalogo ,degli

Accademici. ‘ W - .

Nel 1690. in Pizzo luogo dellaCa

labria. ſi fondò un’Accademia col rio

me degl’lntricati, il corpo d* Impreſa

di questa èun Labierinto coL motto:

Tentan‘da via di . Il Batone'Fabio ,Bo

-ve di Geraci nel-le ſue Rime intitolare

.Aſh-:tti della Gioventù-nella. paga 9;.,

'commenda molto quest' (Accademia ,

e lo steſſo-fece ancora Ilario Tranquil

lo nella pag. 89. delli/?atipici IK21?) -

. e
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" Nel 1693… nella Città di Napoli il

celebre Avvocato. Carlo-` Stella nella

Sala dal Conte di Ruvo Ettore Car

rafa fatta fabricare nel Chiostro del

Convento de'. PP. Ptedieatorí detto

comunemente San Domenico Maggio

re ad uſo de' pubblici Studi di quell'

Univerſità, prima che il Vicere Co:

di Lemos aveſſe fatto eriggere a quest'

oggetto quella SuperbaMachina, che

fuori la Porta di Santa Maria di C0

stà‘ntinopoli ſi ammira , v' istitui un'

Accademia , che volle chiamar degl’

Uniti coll’lmpreſa d'uno Sciame d’ A

pi, che stanno per 'entrare dentro del

la cava d'un' Albero. d'Alloro colmob

to r ..Amor *omnibus idem . -

Nel 1695. in 'Agnone Città della

Provincia d’Apruzzo Carmine Nicco- l

lò Caracciolo Pten'cipe di Santo Bo

'ho per infiammare quella Gioventù

alla ſua giuriſdizione ſoggetta all' ac

quistoſ delle lettere-,ì e delle Scienze

-è'teſſe un' Accademia ſotto il titolo `

²degl²1neolti coll’lmpreſa d’una Pianta `

'di Spití'e ſenza Roſe -irrig‘ata da una,

* lnanoeol motto .- Ferendum, (F ſpe

;miami "1** ’ r' ‘ l

iNel i698. nelläiQirtà, di, NÈPoli
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vÌl’luigí de la Zerda, 8c Aragona-

Duca),` di Medinacoeli- allora Vicereſ

in questo Reame volſe nel Rega] Pa~~

.laggio istituire un’Accademia , che ſu

detta la Regale, in cui due volte il

meſe s’univano agl’Accademici apar

lare di coſe appartenenti alla Geo

grafia, all' Astronomia, all' Istoria ,

ed alla natural Filoſofia, i principe..

Ii Accademici erano Carmine Nic

colò Caracciolo Principe di 5.130110,

Tommaſo d' Aquino Principe di Fe

roleto , l’ Abate D. Federico Pappa'

coda , D. Paolo Mattia Doria de*

Principi -d'Angri, D. Filippo degl’Ap*

nastaggi poi Arciveſcovo di Sorren

to, Gregorio Calopreſe, D. Grego

rio Meſſer-e, Niccolò Caravita, Giu

ſeppe Lucina , Giuſeppe Valetta , Nic

'colò Galizio, Niccolò Sei-ſale, Tom

‘ maſo Donzelli, Agostino Ariano ,

?Ottavio Santoro, Emmauuele Cica

telli Veſcovo d' Avellino, Antonio

Monforte, Carlo Roflì, Luc'AntO

-nio Porzio, ed Altri. '

"Nonpienamente ſodisſatti i nostri

Nazionali di promovere a 'tutto lor

potere il -cvoltivandelle ſcienze con

tante creazioni di Accademie in pa

~ rec.



zto Serie cronologica *

recchi luoghi del Regno, vollero'anſi

che ſondarne in altreNazioni; uno’

di questi ſu il gran Cardinale di Sani

ta. Chieſa Giulio Mazarini nato in

Piſcina luogo della Provincia d' A

bruzzo_ citta Perſonaggio di quell'al

tamente, dottrina, e ſapere, colla

quale reſſe per tanto tenpo, e go

vernò il Regno della Francia. Que

sti oltremodo amante delle Scienze,

e delle Arti volle rinnovare in quel

Reame la già quaſi abbandonata, e

derelitta Accademia della Pittura, e

Scoltura eretta da Ludovico Xlll.,

che fece poi confermare con decre

to di quel Real Conſeglio ſpedito a'

ao. Gennaio 1648. , come ſcrive'

l' Autore dell’I/Zoria profananel T. 6.

tradotta in nostra ſavella dal P.Ar

cangiolo Agostini Carmelitano ſotto

il finto nome di Selvaggio Canturani.

Altri de' nostri furono con groſſi

stipendi invitati alla lettura nelle Cat

`tedre de’Collegj più coſpicui dell'I

talia, come tra eflì nellaſapienza di

Roma ſu lettore del Jus Canonico

Flaminio Pariſio della Città di Co

ſenza, della Teologia il P.Domeni_.

C.0 CampanellaCarmelitanmdi Poli

gna
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gnano! Citta della Provincia di Bari,

degl' Istituti Franceſcantonio ; Sgam.

bari Napoletano , -della, Medicina

Giulio-:Ceſare Benedetti dell'Aqui;

la, della 'Matematica il P._G,io. Do

menico Roccamora di Nardò A-b

bare' Silvestrino. Negli Studj publir

ci' di? Padova s’immorralarono ,Giaz

como Antonio Matta- Napoletano,

eh’inſegnòffiil jusl Civile,e Canoni-,

co , Gio. Camillo, glorioſo-i, di .Gi.

ſuni le Scienze Matematiche. Bel

li di Verona ebbero Innocenzo di

Costanzo Napoletano , ch' inſegnò

Filoſofia , e Teologia,~e Vincenzo

_Petrone di Salerno ſu Lettore dìMeñ

dicina .in Piſa, ed Altri 'molti, de*

quali il. farne quì partitamente men_

.-zione~,. lunga, coſa ſarebbe, e non

finirla COSÌ‘ÃPI‘CRO- -

_Nel preſentesecolo XVIII. poi

quanto le ſcienze., e le lettere (iſo,

no avvanzate., ecomezſì ſono ben

-provvednre .le cattedre. de’- pubbli

ci studj'di Napoli di zottimi, edzin~

figni Maestri ,. colla ſcorta de' quali

indirizzata ,la Gioventù s'è reſa tan,

to cbenemeríta. .della ' letteraria., Re.;

Pubblica/,ì le quanto' .nellî Anime

> Cia~

i)
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ìcièaſciläcililltlcá ſi ſii riſvegliato l'aula':

noi! o“ol-“porn gustonelle {ciënze

icfirro, eſſcndoiiiaîxicnänigëarì di'

e `~ n , 'L ,prox? i rîjnaan cluara, ed evidente

molte Accade no dr tutto ciò le

nellc‘quali comm fiiſonplifofldfle,

ta della' -vera ?ha fflmtäffiufl.

(Dl-AVEPA della 1 o oſia , della overa

duran-:Marea *VF-m Poeſia* i e :coſi

i,1.:COmaM-'err‘Ze.. . - .3* ;MJ TUI

ëo 'reſa ff‘A-cciîlîiiiáia dseilzihimìù

s A o o - - ‘A ~ l oaeîojìzìîlifigtuita in »Napoli adi r7;

zaia-c- ;Ãìáàîî‘îiîî‘ſi‘ſa 'dial ſim”

di H r? , _ i_ na' e- Siria:

'Èuna ëîwírfäinç' :mi-eg” Amalia,

Nen’amica ica›_di Roma. -l‘ ;un

Salerno oltre, le rinomata. Città di

“and (ſa-luna › e Accademie, che v‘i

je_ dc* R0 ivo tren-;po deglwívcordatí,

dc, Raz ñëſv l _innovare col › nome

il P. F. ëommeë mlt/i) 'nd' anni) 17W
dic’arori ( anÎr: L ma Alfſimldeiprè

tica. in uellaU 'etto-r? &Macina;

Accadmqia F. niverſita); fondò un'

me dcgſhImzfice-adatemama c_ol no

Pmicolar ſíiufctz per] eſercizio in

n e Uranpgraſia;,..Astro'

no- `
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'non-ria': Geografia , -e Idrografia ,di

cui egli nc ſu eletto Principe perpe

tuo . E di questa ne fa parola l'atten

to Istorico delle memorie della Trovi”.

cia eli-Lucania 'Costantino Gatta nel

la Parte: Ill. Cap, XVI. ed anche l'A

bate Gimma nell' Idea della Storiadeü’_

Italia Letter-ata Tom. ILL'ap. 327. -Nel 1714.Giuſeppe Mana Perimez

zi degniflìmo Veſcovo all'ora d'Op

pido in Calabria, adeſſo Arciveſcovo

di -Boſra m Partibus Infidelium iltitui

per eſercizio del ſuo Grege nel Veſ

covil Palaggio un' Accademia , alla

quale volle dare il nome di Maria

”a perchè posta ſorto il patrocinio

della Vergine Maria. Si vedono an

dare per le mani degl’Eruditi le De

r cifioni fatte da eſſo Veſcovo nelle

< Occorrenze vde' Congreſſi Accademi~

ci in un libro gia pubblicato. ,

‘ Nella Citta-dell'Aquila ſ1 fondò la
çolomſia .Atei-nina a primo Giugno 17 19.

. coll’ Impreſa del Fiume Aterno in fi

- gura umana , che guarda la Siringa

Arcadica col morto .* -Vel murmure

- conca”. - ñ

Altra s’istituì a 7. Marzo 1720.

nella Città di Chieti colnome di Co~

. -. ſonia
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lonia Tegea , che ha per impreſa un

-Canneto ſotto la Siringa Arcadica col

motto; Matrix nomina ſerva:.

i Nel 1721.Snella~Citt:ì di Nardò ſi

-fondò un' Accademia col titolo di

-flgitatizil Corpo d'Impreſa dellame.

deſima è una nave in mezzo al mar

tempestoſo col motto: Hit optata quie:.

…Quest’ Accademia è stata celebrata

da D.Giuſeppe Gironda Marcheſe di

Canneto nel ſno libro intitolato Com

pendio/a ſpiegazione delfllmpreja, mo:.

to, e nome del Marcheſe del Vaflo.

Nell'Anno 1733. inlNapoli quaſi

in rinnovamento dell’anticaAccade.

mia degl’oziofl ſe n'è istituita un'al

tra col .medeſimo nome in Caſa di

D. Niccolò Maria Salerno Patrizio

Salernitano de’Baroni diLucignano,

e di eſſa ſene vedestampato un btieó

ve Raguaglio in Napoli nel x734.

per Angelo Vocola stampatore dell*

Accademia.

Ma ſenza diſegnazione di Anni ,‘

due altre ne notiamo ſurte in Na

poli a poco; a-,poc0,. e di giàa ma

raviglia, creſciute. una tutta di ma

terie Eccleſiastiche col titolo ſempli

- cemente di Letteraria Adunanza, ſo

lita
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lira- -per‘la maggior 'parte adunarlî

in Caſadei Signor D. Giuſeppe Ruſſo

de' Duchi della Bagnara ora de’gnilii

mo Veſcovo di Lecce, e di ella con'

lode ſe ne parla nelle memorie di Tre

voux nel meſe di Marzo dell' Anno

173I.all”Articolo XXII. col quale* ſi

forma un lungo onorevole estratto di

un libro del P. Alfani della Vita , ed

Uffizi del Veſcovo. Ne parla ancora il

lodato' P. Alfani in una Introduzione

posta innanzi alle Diſlertazioni .Eccle

ſiastichc ſopra alcuni punti di diſci

plina , e'di Riti dettate in elſa Adu

nanza da D. Agnello Onorato Cano

nico della Chieſa di Averſa, e che ſi

veggono stampatein Napoli nel I 73 5.

L'altra èla promoſſa da Monſignor

Celestino Galiani Arciveſcovo di Teſ-`

ſalonica , e cappellano Maggiore, la

quale ſi verſa ſulle Matematiche, Fi~

ſica ſperimentale , Medicina , e Chi

mica, facendoſi di continuo ſopradi

quelle facolta , nuove , ed accurate

Spcrienze . Ha ella il nome di Arca*

demia delleiscienz‘e. -E di eſſa pure con

encomio ne parla il P. Alfani nella fo

pradetta Introduzione. i ‘ .~ .

-Dcl zelo de’Napoletani ſemprevne
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più grande grandlſilmo nel promovo:

re le Scienze ne da una chiara, ema.

_ nifesta prova il- ſempre glorioſo , e

magnanimo Gironimo Calanate Car

-dinale di Santa Chieſa , il_ quale nel

prmcipio di questo Secolo morendo

~laſciò a’ RP. Domenicani_ in Roma ſo

- pra Minerva la ſua ſcelta , ecopioſa

libreria, acclò per comododichl che

ſia la tenellero eſposta, avendo a tal'

oggetto laſciato conveniente Salario

per que' Padri , cheead un sì cantate

- vole impiego ſono destinati, oltre il

-fonco anche ivi laſciato per accreſce

re in ogn’anno i libri , eſſendo oggi

una delle più coſpicue librerie , che

ſono nell'Italia , e per mantenere due

Cattedratici , acciò publicamente in

ſegnallero Teologia . Grati quel Re

ligioſi a memoria dc' Poſteri per un

tanto beneficio gli erelſero una statua

di marmo' colle ſeguenti` Iſcrizioni ,

che ſi leggono nell' Ingreſſo dl eſſa

coſpicua Libreria.

flüîèüüüflfl*üflflfl-üfl‘fflü

Innoc’entio XILl’ont. Max.
ì Hieronymus- Caſanate Neapolitanus

j .

. S.R.F._
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S. R. E. Presb. Card. 8.: Bibliothecarius

Literarum Imperium auäurus

Bibliothecam ,

Romana Magnitudini parem

In hac Aede Minervae

Atheneaeum

Romanis Arcibus addidit;

Ut quae Religione , ac Fido

Cunäis latè Gentibus imperat

Sacrorum Domina.,

Literarum etiam gloria triumpharet .‘

Anno MDCC.

”NNW-6K' üKüüül‘ü'&Hi-Hi”

Hieronymus S. R. E. Cardinalis

Caſanate ’ i

Qiò certior dicatae Bibliothecae

Fruäus constet

Multis tot Ingeniorum ,Oraculis

Addidit Thomas Vocem

Summam Angelicam

Omnigenae Literaturae

Tot Vcterum Monumentis diffuſa.:

Compendium

In hoc Sapientiae Sacrario

Expolitam voluit.

Ut quoddiſperſum in ſingulis dedit

In hac una colledum

opnſ. Tom. XV!. _K Ace'
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Accipcres. ,

OmniſqueDiſciplinae Indicatura

{ſibi fieret Liber unus

MDCCX.

“flfiüflüflflüflflüfifiüfl”

Aemula Libertatis , 8c Beneficentiae

" Contentione

joanncs M.Castellana

Legatis duodecim Aureorum Millibus

Amplifiimi Aedificii Fundamenta

Poſuit.

Religioſa Praedi’catorum Familia

Divae Mariae ſuper Mi-nervam

Suis, 8c alíorumlmpenfisj `

In hanc ſormam òxtruxit.

Hieronymus Cardinalis Caſanate

-Leéìifiima Libr’orum Supelleóìili

ì Menten‘i Aedibus addidit.

Ma eſſendoſi di molto allungato il

Vaſo, la Statua del lodato 'Cardina

le fi è posta in fondo con ſotto que

lla memoria
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Hieronymo S. R. E. Card. Caſanate

Moeccnati Optimo

Literarum Parenti, ac Patrono

Munificcntiſſimo

. @0d

Instituto Divi Thomae Gymnaſiol,

Arcem Sapientiae ſuper Minervamj

Erexerit.

Bibliothecam g

Sacrum totius Eruditionis Acrarium

Extruxerit.

Binas Angelicae Doärinae Cathedral

Dotavcrit.

Senos Variarum Gentíum Theologol

In Apostolicae Sedis obſequium

Romam adſciverit,

Pracdicatorum Ordo

Suprema Liberalitate auäus

Perenne grati Animi Monumentum

Anno MDCCVIII.

E non gia‘. ſolamente il Cardinale Ca

ſanate nostro Napoletano ſi è in} ciò

ſegnalato; ma per ancora l’ Eminen

tiſſlmo Cardinal Giuſeppe Renato ,Im

periale Genoveſe di origine, ma Re

gnicolo di naſcita ha voluto con o

nore nostro per questa parte distin

gucrſi: imperciocchè morendo con

diſpiacere comune addì zo. Gennaio

K a, del
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del 1737. ha laſciatoin testamento,

che la ſceltiſiima ſua Libreria (di cui nc

và in ístampa il Catalogo formato da

Monſignor Giusto Fontanini allora

Bibliotecario di eſſa ) ſempre più

con nuovi libri ſi acer-eſca, e ſerva

per uſo pubblico in Roma.

Maaltri nostri Napoletani non han

mancato per queſlo verſo illustrarela

loro Patria ancora. Così ha fatto il

Cardinal Franceſco Maria Brancaccio

di aſſai glorioſa memoria anche per

questo verſo: il quale la ſua fornita

libreria volle cheſi metteſſe ad uſo

pubblico in Napoli nel luogo detto

S. Angiolo a Nido, dove vi ſi legge

questa memoria

*HH* fl* "HH-üfíüflüüüflflfl-flü

D. O. M.

Franciſco Mariae Brancaccio

S. R. E. Cardin. Ampliffimo

Quod Bibliothecam hanc

Ita uti erat instruäa

Ad communem Civium uſura

Roma Neapolim aſportandam ì

legaverit

Imetiam Bapt. Brancac. EquinHieroſ

’ ' Prac
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Praefec. Claſſ. Triremium Mclitenſ.

Dccorato Honore Magnae Crucis

Wodannuainſuper cenrenaNummùm

Eidem locuplerandae

Addiderit

Ludovicus Oó‘ravii F.

Il. Vir Annal. huíc Aedi regundae

Gentili ſuo, 8c Patruo B.B. M.

I. P. c. e

@esta libreria è stata in appreſſo ar

ricchira, e in buona parte accreſciuta

co’libri del Barone Gizzio, a cui ſu

posta quest’altra memoria

{6K- üü-fl*üfifl-flüfl-Hfl-"H H' H*

'Andreae Joſepho Giptio

Romano , Benevenuae TheaLPatriciO

A Marianna Hiſpaniarum Regina

Ad Leopoldum Imperarorem

Gravifflmis de Rebus

Ablegaro

Libero S. R. I. Baroni
ſſ Viro . -

Inrerioribus Lirteris erudito ì

Et in privaris Familiarum Historiis ._`

Apprimè dodo

Quad

Brancacianam Bibliothecam ’

.K 3 Sua
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;Sua inſnper ex Legato auxerit;

(Ei pro tempore praeſunt

D. Marinus Carrafa Dux I/elſi

1). Franciſcus Xaverius Bran’cacius

Liberalitatis Testem

* P. C.

Anno MDCC. , "

Il Princípeñdi Tarſia D. Ferdinando

Spinelli emulando il letterato genio

del Principe Padre D. Carlo Franceſco

Spinelli nel ſuo bene architettato Pa

lagio stai ora fornendo d' Armari il

Vaſo 'per metterci una gran quantita

di ſcelti libri, edestinarli ad uſo pub

blico ancora.. ‘

Tra queste però, ed altre molte

librerie, che ſi veggono in Napoliin

vari Monisteri, e in più Caſe private

giustamente ſi dee dare la palma a

quella che raccolſe il celebre Avvo

cato Napoletano Giuſeppe Valletta,

o ſia per le ſcelte Edizioni, o ſia per

la Copia de'Manoſcritti, la quale fu

ſemprefammirata con istnpore dagli

Oltramontani, e viene celebrata tra

gli altri con lode da due rinomati Be

nedettini della Congregazione di S.

Mauro di Francia, cioè dal Mabillo»

ne nelViaggio d'italia, C‘dalMonfan

con

l

l
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con nel Muſeo Italico . Qiesta ora ſi

trova in mano de' P. P. della Veneta

bile Congregazione dell'Oratorio di

S. Filippo Neri, eciò per opera mag-

giormente del P. Giacomo Ant nio

del Monaco per la vasta Etudizone

ben conoſciuto nella Repubblíca'dcl

le Lettere: il quale dopo averla ve

duta riposta in una grande, e ben

fatta Stanza a tale effetto con molta

{peſa innalz ata e guarnita inſieme con

molti Vaſi Etruſchi di varie {fattezze

e ben grandi (che pure erano in mag

gior parte del lodato Valletta ) con

rammarico , e de‘ſuoi Amici, e di

quanti ne ſapevano il valore laſciò

di vivere a’dì zo. Novembre del1736;

ma viverà il ſuo nome glorioſo è ”imî

mortale per ſempre anco nel Muſeo

Etruſco, che quanto prima ;darà al

la luce delle Stampe il dottiflimo , ed

eruditiſíimo Antiquario Fiorentino

Anton Franceſco Gori, al quale elio

P. del Monaco avea indrizziti idiſe

gni de‘ſopranominati Vaſi Etruſchi. <1

E tanto basti di quest'ampio atgoç' ,

mento il preſente Modella, eſuccinó

ta idea , colla quale abbiamo chiara

mente dimostrato in que'tempi, ne'

K 4 qua
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quali era il Regno di Napoli da Bar

bari lacerato, e quando era daZme

deſimi intietamente occupato , per

quelle memorie abbiam potuto, per

uanto ſi ſono le nostre deboli forze

isteſe, rinvergate, aver avuti il no

stro Reame i ſuoistudj, e leſue let

terarie occupazioni, laſciando ad al

tra penna più etudita, ›e più abbon

dante d‘ozio il trattarne più ampia

mente col dimostrare ancora l'accre

ſcimenti , che hanno in ogniſecolo

avuti le Arti, e le Scienze', mercè l*

índefeſſa applicazione' de' Nazionali

Napoletani. Rimane ora ſolamente il

dar contezza di que' Valentuomini .,

che renderonſi Conti, e rinomati per

lo loto gran ſapete, e dottrina aven

do arricchita la letteraria Repubblica

colle opere, che ſcriſſero , ediedero

'alla pubblica luce. Di tutti di ſimil

fatta, che venuti ſono a nostra noti

zia ne faremo parola in que' ſecoli ,

ne’quali fiotirono, laſciando da par

te tutti coloro, d-e’ quali fin' ad ora

non ci è venuta fatta ſapere il tempo

preciſo del loro vivere per dopoi far

ne menzfone in altro Opuſcolo , a

.vtndoſi anche intralaſciati alcuni ,

la
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la di cui Patria, e Nazione ſirevoca

in dubbio . Ben mi accorgo, che picñ

ciolo è il novero degli Scrittori, che

ſi contano ne’primi Secoli in confr0n—.

to dell'ampiezza, e vastità del Rea

me, e della continuata coltivazione

delle lettere fatta nel medeſimo, ma

per quante diligenze ho fin'ad ora

praticate, non mi è riuſcito rin‘veniz

re altri, quando :ſenza meno ;ve ne

faranno molti , che a nostra notizia

non ſono giunti, o perchè le loro Opa

re ſi ſono affatto perdute nelle tante

rivoluzioni, e guerre, o perchè avañ

ramente ſi conſervano ristrette in qual-~

che particolare Libreria, ma opporñ.

tuno rimedio ho ſtima-to pubblicare

di tanto in tanto in ìciaſcuno Tomo

della preſente celebre Raccolta Ca

logerana un pezzo della preſente Let

teraria Cronologia, dando principio

dal Secolo V. in avanti', acciocchè

capirando nel-le mani degli Erudit-i

Nazionali, edesteri eſſerpoteſsi illa-u,

minato', o di qualche abbaglio, che

forlì inconſideraramente ho preſo, o

avvertito dialtro Scrittore involonta

riamente omeſſo ,- il che non eſſendo

nato .certamente per difetto di mia

' K 5 dili~



226 Serie cronologica

diligenza, ma o per mancanza di Li

bri, o d'altro, non mi credo in de

bito di chiederne compatimento , ben

sì mi protesto, che ſarò molto obbli

gato achi ſi degncrá, o privatamen

tc, o pubblicamente anche per mez

zo delle stampe rendermi avviſato,

acciò in occaſione di nuovaristampa'

poteſsi farbuon’uſo degli Avviſi, che

ci ſaranno stati generoſamente co

municati, sì per correggere glierro

ri , che corſi foſſero, come per ag

giungere quello, che mancava a perñ

ſezione maggiore dell* Opera, ed a

più chiaro ſcuoprimcnto della verita‘ ,

tanto più quanto io non dò fuori

queste mie fatiche con animo di

non più ripigliarle per mano, ma

bensì perchè dopo uſcite, più facil

mente poſſa approfittarmi degli Ami

ci Eruditi nelle coſe eſposte, dichia

randomi in ogni maniera tenuto, e

ne ſerbarò a chi che `veziale

obbligazioni .› anco

ra farne :a men
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SECOLO V.

40 2.

Leone Napoletano.

lione nato nella Città di Napoli

vesti da giovine l’Abíto di S. Ba

filio nel Monistero de’ SS. Nica-ndro,

v-e Marziano 'nella steſſa Città, qual*

oggi vien’abitato da Dame Religioſe

dette di S. Patrizia dell’lnstituto Bo

nedcttino, ſcriſſe.

a Vita s. ?miti-e.

Qual' opera ſi conſervò mſ. dal P. D.

Antonio Caracciolo de' Cherici Re

golari , *com’ egli medeſimo ne fece

menzione ncl‘ ſuo libro De Sacri:

Neupolitanóe Ecole/in monumenti: pag.

332. parlando di detta Santa: Leo ille

Monacbu: i onafleríi acciai-um Miran

dri, (F' Marrz'anz' mod beata illa

z: Patricia] ì .'vit. Habemu:

rconſcripti apud No: ml:

4 ’ »lomeo :elli ſcrive nel

o De .A r Ncapolitanis

ſ 7. avern lellaVita pre

tra C( omnia percipiq

m”:

'ſi'

dv

J
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mu: ex Affi: Santi-e Patricia a Leone

Trcslzytera ei”: Cernobìi SS. Nicandri,

ü‘iMarcíani, quì prope ea tempera flo~

1m!, defiriptís.

'43 8

Giuliano Veſcovo

‘ Niuno più che a Giuliano con

, viene d'eſſer collocato in que

fia nostra Cronologia, perchè fu egli

aſſai dotto, e delle coſe ſacre bastan

temenre fornito non meno, che cele

brariflimo per la molta stima, che fe

cero di lui S. Agostino, e S. Paolino

Veſcovo di Nola. Ma di niuno mi

conduce aſcriver men volentieri, che

dilui, mentretanto abuſoſii del gran

de impegno da Dio ricevuto , che

con biaſimevole riſoluzione aposta

tando dalla vera Cattolica Religione

abbraccio, e difeſe co’ſuoi ſcritti la.

derefiabile, e ſcommunicata _ſetta di

PeIagio.

Varia è l'opinione degli Scrittori

intorno alla vera Patria di Giuliano .

Il Vignerio nella Prefazione posta a

vanti all'_ opera dell’lmperfetto di S.

o /

A50
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Agostino, ſe pure egli n'èl' Autore,`

lo vuole nato in Ceglie luogo della

Provincia di Bari. Luca Olstenio nelle

'Note a i Verſi di S. Paolino verſ. I4.

ed il Roſveido nelle note all' Italia

del Cluverio in Cellena della Provincia

di Campagna . S. Proſpero nel-ſuo

Crom'eo, ed altri col Cardinal Baro

nio nell'anno 4go.num. 6. in Atella ,

al qual ſentimento s’oppoſe l'erudi

riííimo Cardinal Errico Noris nel lib.

I. cap. I8. dell'I/foria, ch' egli dotta

mente ſcriſſe dell' Ereſia di Pelagio ,

flimando non eſſervi nel nostro Re

gno altra Atella, ſe non quella posta

tra gl'Oſchi, le di cui vestiggia veg

gonſi oggi ancora preſſo laCirta di Añ

verſa nella Provincia di Campagna,

e perciò ſi perſuade aver errato ilBañ.

ronio, ranro più che S. Agostino nel

lib. 6. dell' Opera dell* Imperfcrto chia

ramente lo dice nato nella Puglia ,te

.Apulia germi!, e che Giuliano poſſa

eſſere nativo di Frigenro, che ſu l'an

tico Eclano già Sede Veſcovile, pri
ma che fuſſe a quella d’l Avellino uni

ta. E perchè taluno potuto non aveſ

ſe opporre al Noris, cheYantico E~

dano era nell'lrpini, enonìiella Pu

glia z,
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glia, onde *verrebbe non pertanto z

contradire a quel, che ſcrive S. Ago.

' o, perciò s'affariga a dimostrare ,

che que* t Popoli posti- ſra la Puglia ,

e la Campagna ora a. ëuesta, ed ora

a quella annoveravan . Che che pe

rò `ſiaſi di quest’opinione, nostro non

è lo "mpegno l‘ andarla ſquitinando,

ſolo dico quel tanto a noi appartiene

per la Patria di Giuliano, che può

vederſi il Baronio con S. Agostino,

e acquetarſi la lite del Noris eſſer quel

lo nato nell* Atella di Puglia, quale

ſu ignota al Noris, non ostante che

molti Scrittori ne fanno menzione ,

come Silio Italico lib. xt. verſ. r4.

jamque .Atella ſunt, jnmque E'?

Galati-1 alzegít Ì .

F4: ſuperante meta-...uni ,

’ Claudio Dauſqueìo Scoliaste di. quest.

Autore crede , ch’ egli parli’d’Atella

degl’Oſchi , quando dal Contesto è -

chiaro, ch’egli parli di quelladiPu

'glia ,r nel qual‘errote cadde ancora il

Baudrand‘nel ſuo Leflico Geografico ,

benchè poi la riponga fra Melfi , e

Venoſa ,‘ che ſono nella Puglia Peu

cezia , eſe egli deſcrive queste due

Città nella Lucania, ciò avviene ,

per ~
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perchè la Puglia preſa nella ſua anti-

ca estenſione comprendeva la Luca

ma, ed ll Sannio.

In Atella della Puglia adunque, co- _

me ſi è detto, venne in luce Giuliano

da nobili parenti , e molto agiati di

beni di fortuna , ſuo Padre _no

moſiî Memorio celebratiſiìmq per la

profonda cognizione delle ſacre, e

profane Scienze per l'onorevole im

piego di Veſcovo della-Citta di Ca

pua, non meno che perla stretta, e

famigliare letteraria corriſpondenza

ebbe ſin che viſſe con S. Agostino ,

come il medeſimo Santo ne fece men

zione nell’Epistola I3LdCl primo lib.

Cap.4. contrajnliannm in questo ino

do : Ego certe beam memorie Memorir

'Patrir mi non immemor, qui mecnm non

Pari-am i”ii-rat arnicitiam colloquio line

rarum , e la Madre Giuliana, dalla

quale appreſe egli il nome, Donna

di gran Virtiì per la prudenza, e per

la candidezza de‘Costumi .- Tu ne ſan

H-e , e'? beat-e reoordationi: Memoris

EPíſcoPi filius? Tu julian-eprimari-e fir

mime, e'? qua nihil bone/ii”: inter reve

rendí/ſìmas matronas invenias , utero

editus? ſcriſſe Mario Mercatore in
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' Fin da primianni indirizzoſiiGiu-v

lianòſi-per ~la strada della Chieſa , e

s’applicò a quelle Scienze , che sti

mò neceſſarie alla. ſua vocazione ,

nelle quali -fecegrandiffimo profitto

aiutato dalla- chiarezza d-el ſuo inge

gno . Imparò .la lingua latina , e la

Greca,- la Filoſofia , la. Teologia ,

e la Rettorica, talchè chiamollo Be

da nella Prefazione alla Canti-ca: Rhe

tor peritlfflmus. , e Gherardo Gio:

Voíſio nell'v Ijioria Telagiana ſcriſſe c

ut Roma-nu: Demoflhener hnberetur wl

gò . Indotto dalle paterne 'perſuaſio

ni preſe in moglie la figlia di Emi

lio Veſcovo di Benevento . Renderon

ſi questi Sponſali chiari, e famoſi ,

perchè furono lodati da S. Paolino

con molti verſi ,_ de' quali ſolamente

traſcriveremo i ſeguenti

Infula Pontifice: divino jungit bonare,

Humano Piera: tangit amore ?Pan-es .

Hama memor offirii, nec G" -immemor or
dine reäſio '.

Trudi: ad Aîmiliipignom obare mani”.

:ille jugans capita .Amborum ſub Pace

jugeli

I’elat eo: dexrra- , quo: prete fanal

fica:.

gli
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gli augura in appreſſo. lunga ſerie di

Nepoti , perchè tutti e due li Spoſi

erano figliuoli di Veſcovi

Cafla Sacerdotale Gem” ventura 'Propa

go o

Et Domus .Aran fit toto dom”: .Me

mori:.

Dagl’ altri ſeguenti Verfi dell' Epitala

mio steſſo chiaramente ſi vede , che

quando Giuliano andò in moglie era

cletico, ed aſcritto al novero de’Let

tori. ‘

Clerious nxorem Cloni/lo camente , deco-~

ram

Dilígat , (F pulrbram lamine corali:

amor.

.Anxilioque l/iri divino munere fed-me

Leò’íor caelefli diſco: ab Hi/Zoria.

Paſſato intanto Memorio al nove

ro de più aſceſe Giuliano agl' ordini

ſacri, e poco dopo il Sommo Pon~

tefice Innocenzo lo dichiarò Veſcovo ,

ma qual Chieſa gli aveſſe data in go

verno, ſono in qualche contrasto i

Scrittori. Gennadio lo vuole Veſco.

-vO di Capua, nè a questo diſcute Ce

ſare Card. Baronio , e l’ Abate Fer.

dinando Ughelli , che lo colloca tra

il novero de’ Veſcovi, ed Arcivecſcovi

o a_
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Capuani n. ro. Della Chieſa Cellanen-`

ſe lo ſcrive Gelaſio in Decreto de Li

bris .,ípacryphir , e Beda nella prefa

zione alla cantica. Molti poi concor

dano eſſer stato Veſcovo d' Ecclano

Città oggi destrutta , e trasferita la

Sede a quella di Frigento , come il

Card.Noris , l’accuratiſiimo Pagine]

n. 9. dell' Anno 4x9., el' Erudito Nic

colò Coleti coll’ occaſione della ri

stampa fatta dell' Italia Sacra l’ ag

giunſe nella Serie cronologica dc'

Veſcovi di Frigento num. r.

La Fama della dottrina di Giulia

no ſi ſparſe in maniera, che non ſo

lo nell'Italia , ma fuori di elſa ne giun

ſe il grido, quindi è che venne ono

rato, ed in grandiſſimo conto, e sti

ma tenuto da parecchi ragguardevoli

Perſonaggi di quel tempo; ma quan

do inconſideratamente volle impe

gnarſi a difendere , e con le parole ,

e con gli Scritti l' Ereſia di Pelagio oſ

curò in maniera il chiaro nome ſuo,

che ſu tenuto il ſecondo Celestio di

Pelagio, e perciò dal Sommo Ponte

ſice Zoſimo ſcomunicato, edella Di

gniraî Veſcovile ſoſpreſo , onde egli

per difenderſi d' una tal giusta condan

na
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ua promulgò due lettere Calunniaco.

rie, una delle quali mandò a Roma,

l’ Altra aSalonichi per eccitare l'Orien

te, e l'Occidente ad una generale ſol~~

levazione contro il -Ponrificaro Ro.

mano: orhem Catholic-mi qnoniam per

vertere neqm't , fultem commovere rona

tur . Scriſſe parlando di queste due

lettere S. Agostino nel lib. 4. Cap. 12.

dell' opuſcolo : contra dna: EPL/Zola: ad

Bonifaeium.

Rendutoſi imperranro Giuliano con

tali Scritture molesto , inquieto , e

pertinace nel ſeguire il partito Pela

giano fu condannato con altri Ere

rici nel Concilio congregato in Efe

ſo, e privato del Veſcovato, che pe

rò egli guidato dalla diſperazione ri

,corſe da Nestorio in Costantinopoli,

avendo con ciò fatta doppia fazione

di Pelagiano, e Nestoriano, eveden

do non averli potuto riuſcire il con

ceputo diſegno pentito, compunto ,

e ravvednto a piedi del Sommo Pon

refice Sisto IILdetestare gli ,paſſati er

rori ſi fece a divedere , cercando d'

eſſer ammeſſo nella Comunione fra)

Cattolici, e rimeſſo nella perdura Se.

dia Veſcovile, ma questa ſua ſimula

zio
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zione non li giovò, eſſendo stato dal

Papa rigettato , così nel ſuo cronico

S. Proſpero .- Hat tempeflate Juliana:

.Atellanen/ir ineptiffimus 'Pelagiani erro

ri: .Alli-nor, quem dudum amiffi Epiſco

patur intemperanr Cupido exagitaſrat ,

multimoda arte fallendi corret’fionir ſpem

preſe/?rem- molitur in Communionem Ec

elefi-e irrepere , ſed iis infidiir Xyflur

Papa Diaconi Leoni: hortatu vigilanter

occurrens , nullum aditum pefliferir c0

natibur Patere permifit , 29' ita omner

Catholico: defefíione ſaſſari: Befliz gau

dere fecít , quafi tune Primum ſuperbiſ

fxmam H-erejim .Apo/lolita: gladius ob

truncaſſct . Finalmente vedendo Giu

liano precluſa ogni strada , e le coſe

ſue ridotte in peſſimo stato vinto dal

lo ſdegno , e dalla rabbia finì miſe

ramente di vivere. Molti Scrittori ne

fanno di lui , e dell' opere ſue men

zione , .come il Cardinal de Noris ,

Gherardo Gio: Voſſio nell’Ifloría 'Pe

lagiana , l’laccuratiffimo Pagi nel Tom.

2. della ſua Critica Iflorico cronologica fi)

pra gl’dnnali del Cardinal Baronio ſotto

l'anno di Cristo 419. dal num. 4.al num.

r9. Michele Monaco nel Santuario Ca.

puano dal ſol.3 1 9.ſinoal ſol. 3 26.ed altri.

Scriſ- ~
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i ì Scriſſe Giuliano molte Opere , tra

le quali una‘Lettera indirizzata alla San.

ta Sede Apostolica, la quale fu pub

blicata dal Garnerio adornata di no

te colle stampe di Parigi nel 1608.

in 8. ñ

De .Amor-e, di quest'opera ne fece

menzione Beda nella Cantím colle ſe

guenti parole": Efl em’m Homo ut Rbe- -

tor perítzffimus, ita grafia Dei pofl 'Pe

lagium impugnator arci-:jimm- :ut aper

tim- ſcripta eius, quilmſſcontra flrenmſſí

mum etiam Grazie prbpugnatorcm .Au

gufl-inum ínfanívít, oflendunt; cui!” cau

fa Duelli prima”: de .Amore libcllum

compost-it@ Ed il medeſimo Beda cidà

di questo Trattato l'Argomento : Di

ci: ſanóîum nobis, ac generoſum .Amo

rcm ab ipſo luci: exordio Natura conci

liante infiimm,v Ù' ad ultimam uſque ſe

neflutem ſoli: viribur animſii innixum fi

ne ullo damno fui Peífiflere rigori:.

commcntarium in Salomom’: Cantù-a,

lo steſſo Beda fece anche parola di

quest’altra Opera di Giuliano) Scri

pturus jnvante grati:: ſuperna in Cantíca

Cantico-rum primò admonendum putavi

Let’íarem, ut Opuſcula Cellanenfis Epi

ſtopi a Campania, qua in eumdem líó

11mm
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brum confeeit, tantiſſime legal, ”e per

copiam Eloquenti-e blandientis in eanum

ineidat doólrime noeentiît.

.De bono Con/inutile, ne dal notizia di

quell’Opuſcolo l’accennato Beda, e

ne apporta alcuni frammenti: Deni

que in libro , quem julian”: de bono

Constantine ſeripjit, libertntem noflri ar

bitrii,.ut ipſe autumat, contra perfidiam

Manic/nei jaóîantia defendit.

Epijiola ad Demerriadem, l'abbiamo

menzionato da Beda medeſimo : Sed

ut in libro, quem ad Demetriadem Vir

ginem Chrifii delnflitutione Virginirſcri

pfit, haec eadem de potentia liberi .Arbi

tríi quomodo fentiat, pandit.

Centra .Auguflinum lib. 12. di questi

ne fece menzione il Santo Dottore

nel lib. 4. cap. s. dell' Opera dell’ Im

Perfetto della maniera, che ſiegue : Si

l ergo talibu: incrementi: loquaeitar ma

promovetur, quem non terreat non veri

fa: , ſed numerofitas librai-um tuorum,

quam computare me piget? Homo enim

{it-pende ubertate facundut,quiprius um'

meo tuo: quatuor, (a' altere' mea tuo: 05h

putafli eſſe reddendor , qui: non timeat

ne forte ſex libri: mei: ampli”, quam

mille tuo: rcddere mediteris? (Ceſare

Il'
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Cardinal Baronio riprende Gennadio

d'aver laſciato ſcritto nel {uo libro de

Scriptoribm Ecclefiaflioù, che Giulia

no compoſe ſolamente ſette libri con

tro S. Agostino per aver avuto nelle

rnani una Copia ſcorrettiſſimadiquell'

Opera, come oſſervò il Cardinal de

Noris, ed il Paggi.- mentre in quelle

corrette ſi legge : Hart-ſim Pelagíi de

fendere níxnr ſcripfit adrerſns `Augnfli

nnm impugnatorem illins libro: qnarnor,

(a' iternm libro: Oſlo.

Dì
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DE INSANIA , EJUSAJE RENiÉ'Ìns

P R 4E L `E C T I 0

CAROLI - FRſiANCISCI

C O G R O S S I I

Publici Medicina Praéìicae Profeſſoris

habita in Academia Paravina

VII. Idm* Novembrís MDCCXXVI.

I. Mzdìcína qn-edam prndenti‘eſpe

rie: efl . Hac utor, A. O.

deflnirione , nec alia profeétoſolidior,

aut urilior ſuppetit, quum ingenuo:

Adoleſcentes in Medica Facultate in

stituendos ſuſcipio . Probenr aliispro

ponantque Auditoribus ſuis alias de

finitiones ad-Logicam incudem affa

bre, ac diligentifiime elaboratas :alii

Scienriam , alii Artem , Diſciplinam

ahi ex ntraque compoſitam in limine

ſuarun1,Instirutionum profiteantur .

Ego in ea ſemper fui ſententiá- fli

hil magis inter caeteras Facultates

ad _prudentiam accedere, quam` Me

dlcinam , aut eam ſalrem graviſſi

mam Medicina: parcem, quae in_exer~

L a c1ta~
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citatione verſatur, -auc‘ vulgato nomi

4 ne Ptaäiicadicitur. Enimvermquum

Prudeiitiì , 'docente `( a‘") Ph‘iloſöpho ,

[it Habitat veraaum ratiene aíîi’rue, ‘

cuj'ur manu: eli *agitarè’ eánfilium : di; l

fcernere bona, e'í'fmala, G* omnia, qua

ſunt in vita fequendà, cf fugienda .z ha

nefle uti omnibus boni: : eumaliis reEíe

mſm-i .- Proſpicere oceafiqnes): ſolerte-r

werbis, Cr rebus uti : experientiam ba

izere utílium omnium; ſi hzc omnia ,

qua-_latius ad vitam bene gerendam

neceſſaria existiman’tur ,— preſlius ad hu

mani corporis valetudincnwreſeran

tur, quis, quaeſo, non videt, ñquam

apre, quam eleganter cum Jatrica Fa

cultate-congruant, quippe quae con

_ſilio utitur nocua ab ntilibus distin

guit, eaque didicit, .quae in curati'o

ne Morborum uſurpanda, aut Pican

da ſunt remedia ri-te distribuitmegris,

ö: aflidentibus mo‘rem gerit r occaſio

nem praecipitem arripir, futuram ex

pec‘ìat .~ ſolertiffime demum~ rerum

omnium Magistram conſulit experien

tiam. Quum igitur imRe Medica ni- ~

hi! (b) temere, nihil negligere jubeat

. , '.

 

Wi_._ñ-...........,.……~ñ--ffi -. -. ... ....4

` (a) Aristoteles Libello de' Vittutibus .

Î (b)` In Epidem .
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Hippocrates, _ eumque optimum Mc

diqum ~merito cenſeamus, quem, ut

aitTullius (a) deiprudenti Vito, (9*

futura proſpicerc credimur, (j'quum res

agapue, in difl‘rimenque vent-'um fit, ex

pedg’rç rem, (F confilìum ex tempore ca

pere poſſe exzflimamm, illud neceſſario

conſequitur , Medicinam nempe ,

quemadmodumñöc bellandí_ Artem , 8:

Nauticam qualdam prudentiz ſpecies

elſe., ac proinde nihil magis harum

;Diſciplinaruin ingeniis adverſati, quam

illud Vitium, quod appellamus Inſa

niam . Qua in re ficuti prudentiam

cum Medicina uadam ratione con

fupdjmus ,-…uta ultitia distinguamus;

i”, mehcrclc ab .,astutía diſcernimus, a.

dolczhabuilla :demum calliditate, cu`

ju’s eonfilſiiaz ut cum Tacito (bñ) 10

kquar, exfgeffatione ſunt lieta, traéîatu
dui-a, eventi;I triflia. Wamobrem , A.

fiz‘ynihil-miror, ſi nullus pene mor

bus mjajus curanti Medico negotium

Iaceffereſosle’tgquaip ipſalnſania, cui

.licei helleborum artíficioíeprzſcribat,

.tata inter-dum non ſufficeret, ſi adhi

.berexurpAnticyra . _Minimo tantam ex

‘ -‘ L 3 eo
 

`( a) peofficus nb, z.

f b) (Teruel, TKQÌS. 'in Axwal, _
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co hujuſmodicurationis difficultatem

fas est conjícere, quod Medicina illa

ſane admirabilís, ac omnipotens , quæ

in Dco Scrvarorcnostro vigcbanquæs

que tot aegritudines omnibus omnino

remediis potentiores. vel ipfo verbo;

ac nutu foelicíffime ſuperabat, nemi

nem ínſanum , aut mentecaptum legi

tur attigillcs quaſi vero 8c morbî, est

mors ipfa longe facilius curarentur,

quam mentis furor, ac illa, de ua in

preſenti ſcrmoncm habemus,In anía.

neque vero abs re videtur eſſe ,- ab hu

jufmodi Argumcnto littcrarium hunc

noſh‘um curriculum auſpícarí, quum

nulla potiori ratione de Morbis a Ca

pitc- ad Cor Traäa‘tum aggrcdi poſſe

videamurl quam fi a Morboillo. qui

primam Minervæ ſcdcm , ac [acrum

Anima-.- domicilium ſuſquc , deque

vertít, initium ſumamus .

II. Porro vir ille Romana Sapien

tiæ Parens Tullíus (a) de' Prudentia,

st Inſanía ſic habet .-Eò's enim fano:

intelligi nece/fc efl, guai-umane”: motu

qua/i morboperturbata nulla fit: qui c0n~

tra afleóîí ſunt, ho: inſano: appellari ne
cefie efl. quamvis autem hanc Inſa

' niam,

(a) rrufculam Lib. [Il.
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níam,~ uæ iunera ftultitræ patet la

cíus, a urore disjunxerit. nos tamen

hoc nomine omnes dementiæ ſpecies,

ſive ingenitæ fuel-int, five adventítías ,'

'ſive demum a quolibet morbo indu

aæ. perstríngcndascſſc jurc, merito;

quc judicamus ,- quum omnes', ac ſin

gulæ ſub Clinícam conſideratìonem

caderepofiinr , ac revera nonnuuaz

Medicis Instrumcntís traétarì, ac ſub

igi queant. Ne quis tamen a me or-i

nacíflìmo hoc in loco, coram sapien

tiſſimorum virorum cam, quorum

eximia prudentia tamquam exemplo

utora fingillatim cunäas lnfaniæ fpcci

cies rccenfcndas eſſe crediderit Prc

ter-quam enim quod oratio demum

ad nugas, 8c incptiaslaberetur, qua

rum aut mifcreri humanum est, aut

mcmíníſſc íntcrdum inutile; illud ef_

iam accedít_, tantam videlicet eſſe

harum ægritudinum multitudinem , ut
Nomenclatore opus etiam ſi

o curas x(a) homìnum} o qíaantſiùré e# i

in rebusjnane! st h

Laborant homines f-utinam-yero a:

paucioresa szrariuslahorarenry La;

borant, ínquam, homines tum ex amo

L 4- mo,

(a ) Pax-(ius Satyr. I. s

 



, . Ger-?li FMR-Uh' fosroflîi .
mp", hzmjex‘ ççrporcz rìmçque p’aſſmä

(óñflíflgngmj m0rbi’s,_' ut' ánccps baz'

rc'anizìîóumì‘îpngc plxrrèsîllffinrfl qui

'corpùsgqgfz’m qui ì’arìimùín áflì’éiùxfl‘.

”Qlód‘ stîhtcr ~Mimì_E :mörb'ös' Nic! ópí.

nioncs ípfas; quae_ abìfgtione; autvc-ì

*ritatc plurit'p'umſi distanze, coll’ocandas

eſſe fiatugmus , immanís propcmo
dum ccnſenduç'ſierit hujufmqdi agro

tantium numerus per omnc’s adco nz

'tiones, ;ac gent-es longe, làtequèdüî

ſcminatus, uè, torus Orbjsîiſdèm pro

Noſoìcomio -habendus 'ëſſqt f S’éíte gra.

vifflmus nostrorum temporíuñ scriñ

'ptor optaverat Librum ic ere, quem

adhuc mihi Videre non c tígit Hc

`truſco'stylo›cxaratum (a): Della 0p

'piuma-Reg@ v dell' Mondo , ut nimirum

cz, qua-;- paffim‘hic, illic, opínionum

' 'ortenxa, aut monstra occurrunt, in

oc 'uno Opuſculo in ordincm reda.

da', 8c in ſuas claſſes dístributaintue

ri pgſſçt,` ai t’bmmodíffime contem

Pìa’n. Vaſi-fedi?? (12)”: plurimum ſo

lcnt eſſe, qmejnam'a : Solidd contrahun

tur’ maxirhe, (F {in parvofita ſunt, quem

admod’um a’jcbat .ſolidion’s Philoſo..

7 L-à › -

 
Theodicee dſie M. Paſchal.

( ² )

(b) Franc. Buco in Prsfnd Philoſoph.

J
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phiae Cordatiflìmus Instaurator Fren

ciſcus Baco de Verulamio. ;Win ,

quod' ipſa Philoſophia , quam alido

quin Sapientiam Vetetes appellabant,

quippe quae rerum divinarum, numana.

rum, eauſarumque, quibus 1m res conti*

nentur, merito Srientia definitur, non

modo antiquis, ſed _nostris hiſcc tem.

poribus ad errores adeo graves, adeo

immanes delapſa est, ut, licet Philo

ſophus in ſerie ca’uſarum obambulans

ad primam demum altiſlìmam Cauſam

aſcendat, videatque ſummum naturali::

catena? unnulum pedi Solii Jovi: affigi g

nullum tamen , ut ut abſurdum, ac,.~\

pene incredibile Paradoxum inveniri

poffit , quod ab aliquo Philoſopho

excogitatum minime-fuerit; quinimo

ſublato primo Motore illo ,` in quo

vivimus , movemur, 8c ſumus , alii

matcriam aeternam, alii atomos infi`

nitis temporibus, infinitiſve dit'eéìio~

nibus agitatos , alii Mundi animam,

aut Mundorum infinitatem inſaniſſî

me comminiſcantur Quid enim ſibi

wolunt (a) ifla cere-bella* bominum , (F'

Potente: auge? clamat laudatus An

glie Cancellarius . Vas quidem opi

L s nioñ…
-WMñ"

(a ) ln Przſat. Hill. Natur. five Expcrim.
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niones, aut mentis inſanias, quoties

mecum reputo, doleo vehementer ,

nullum adhuc ipſis compertum Helle.

borum, aut ſaltem nullum Noſoco.

mium aflîgnatum, ubi `intra compe

des, 8c vincula, inter minas, 8c ver- l

bera coercitae procul ab humano coe- l

tu verſentur.

III. Dimiſiis ergo huiuſmodi ela.

horatis delirarionibus, quae pallio in

dutz ſuperbiunt , 8c Medicum neſciunt,

eas attingemus tantummodo, qua

rum ingenium mitius est, ac proinde

non raro cum Cliuicisrem haberc con

ſueverunt . Ut autem reäo , ut par est,

ordine pergeremus , priu-s aſiignan

dum foret nobiliflimum illud Orga

taſmata ſſſpeculatur, aut variis affici
num , in quo refidens. Anima aut` phan` [

tur motibus: modo nimirum obieéta

deſiderans, modo eadem fugiens, aut

" alias , que innumerat propemodum

ſunt, operationes exerens, cognito

erenim admirabili htuuſmodi instru

mento, eius ſabrica, partibus, car

teriſque narnralñibus e-ondirionibus,

facile 8t laeſioncs: cognoſceremu-s, 8c

ex_ variis laeſìonum rarionibus varias

etiam inſania.- differentias percipere

’ musc
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mus. At, quantum haec res tenebris

involuta ſit, illi ſatis norunt Anato.

mici, qui post arrificioſuîìmas Cere

bri diſſedione‘s , fareri non eru beſcunt,

ſe nihil, aut ſere nihil de ſingularum

eius partium uſu compcrtum habere,

aut explorarum. Neque vero de ſede

Anima Coguanris in Glandila Pinea*

li quidquam cum ingeniofilíìmo Vito

Carteſio staruendum arbitramur, ta~'

metſi amiciſſìmus, dum viveret, Ces

leberrimusque Lanciſius (a), tum in

corpore calloſo , turn prarſertim in

Glandula Pineali, aut Conaria diäa

Anima: domicilium constiruiſſe videa

tur, eo potiſlimum argumenro duáìus,

quod, prarter exquifitam Glandulze il

lius strufturam, quae exigui Cerebel

li corricem imitarividetur, ſenfibiles

differentiae,-quas in reliquis Cerebri

partibus Anatomici non Aobſervam: ,

in variisñCadaveribus frequentiffima

occurrunt , quoties corpus cailoſum,

8c Glandula Pinea-lis exammanrur. Sic

enim, ur aſſet-it; ſe res habear. Quid,

ſi aliorum Anatomicorum obſervatio~

nes regeram, qui hujuſmodiGlandu

L 6 ;lama

(a) De ſede Anima Cogìtant. Diſſert.

P38- 755*.

 

I
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lam autlymphaturgidam, ant phlo.:

goſi, auralio quolibet vitio affeé’cam

deprehenderunt, quin interim ulla in

ſaniz ſpecies apparuerit è Aid', ſi

calculoſa quadam ſubstantia reſertam ,

docente accuratifſimo , amiciſſimo

qu‘e Proſeéìore joanne (a) Dominico

Santorino , interdum inveniri ſarca

rnur?` Ex quibus omnibus, autegofal

lor, arguere poſſumus, anima: in Ce-`

rebro tam admirabiliter operantis ', ne

gotium inter philoſophicaquzdamar

c-ana, ac Mysteria recenſendum eſſe,

quod tamdiu proſundiſiime lîatebit,

quamdiu pettinaciffime perquitetur.

IV. Quando igitur Animorum no

strorum latebras, organa, 8c artifici-a

in Democriti- puteo alte dcmerſa a,

nob-iounquam attingi poſſe propemo

dum deſperamus, illud ſaltem nobis a

gendum reflat, ut, ,ſi ultimas tam e

ximia- Facultatis, aut Intelligentiz,

cui pare‘min - tota rerum Univerſitate

.non .agnoſcimus, vires, a: aétiones

intclligere non valemus ,, generalcs

quaſdam tum ſclidorum, tumfluido

tumco’nditiones investigemus , quibus.

poſitis‘aut anima rire ſuis fungatur of;

p i . flciis ,

(a) Obſerv . Anat. Cap. Illì‘png` 57.,

 

i
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ficiis, aut inordinatas exerat opera

tiones, ac proinde inſanire dicatur

Widquid in tota, quanta est, anima

li oeconomia peragitur.- quídquid fit

in organis ſpiritalibus, in ipſo demum

Cerebro, ac' univerſo Nervoſo Syste

mate, id omne a motu determinato

ſolidorum,acfluidorum petendum est.

Mando igitur ea fuerit, in Cercbro

prazſertim villorum, ac Membranarum,

quinimo` ipſarum fibrarumMedulIa

rium tenſio: illa confistentia,& con

ſistentiar modus, qui requiritut adi'

quaſdam inflexiones, conrraäiones,

oſcillationeſque ſubeundas .* (Dando ,

quidquidillud ſit, quod in Ce-rebro ſe

paratur a ſanguine, 8c per innumera

veluti ſerpentina vaſcula elaboratur,

determinatum aéìivitatis, tenuitatis,`

fiuiditatis, czterarumque hujuſmodi

affeäionum gradum obtinuerit, ne

m0 Vestrum, ut opinor, minime du~

bitabitñ, quin Divina illa aurae parti

Cula , quae ſolidis, fluidi-ſque utitur ln

ſh‘umentis ad ſuas obeundas opera

tiones, concinne , 8c reguhri qua?

dam ratione ſuis muneri-bus fflngi non

poſiìt. - - 7 r

- V. solidorum itaqne vítimm'qäoá

a .

\
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ad primam , eamque praecipuam Inſa~

nia: cauſam actineç, non modo veteres,

ſed nuperz Anatçmiçornm ostendunt

obſervationes, quae Cerebrum in Ca

daveribus ſaxuorum modo ſiccum , nc

querorido, quo, ſcatcc alioquin , hu

more oblinirum, modo ſacis compa

é’cum, ac ſoliduminvenerunt, modo

denique ſulcis , foveiſque altioribus

excavatum . Ad hujuſmodi vitium illa*:

referunrur Inſaniae ſive dementiz ſpe

cies, qua: haereditariae, aut ingenicas

dicuntur, quazque a Parentibus deriva

tae in hberos, ac nepotes traduci ſo

lent. Has vero, tamecſi non raro fo~

vere poſiic, &reapſe foveac prava ſan

guinis, caîterorumque humorum con

ditio , ab dtſcripta tamen Cerebri tex

tura potlflìmum pendere arbitramur,

ac proinde iiſdcm imparem Medici

nam fatemur, quippe qua: comm ho

minem ímmurare non vale: , quod nc~

que Diis ſuis poſiìbil’c’existimare con

ſuevcrat Areceus . ,Alia-z Inſanizoc

,cum-mr, quae partim’in ſolidis, par

tim in Îliquidis ſedem habent,eaſquc

cum Graeca Schola dividimusín Idio

pathicas, 8c Sympathicas. mas tum

--ab organica guadam ſive Corticis, ſi*

vc



Tralebîío. 255

vc fibrarum medullaríum , five dcmum

Vaſorum ſanguíncorum, quae turgíó

da, ac varicoſa non raro comperta

ſunt, tum ab ejuſdem ſanguínís Mor

boſa affeäíonedcducímus. Porro lau

dabílcm ſanguínís tempcríem ad reäas

animae operationes ſubeundas neceſ~

ſariam eſſe vel ipſe novit Hippocra.

res, quando ſcripſit. (a) Opinor au

tem inter omnia, quae in corpore ſunt,

m‘bil magìs ad prudemíam confirm , quam

ſanguinem. Idipſum vero conſirmat cñ

memplov ſomníantium, aut ebríorum ,

in quibus É* oculi ardent ( utor ver

bís Hippocratís) , Ùprudcntiapermu

tutt” , opinione-ſegue pcregrìme mentem

occupa” , c9* exercent, qui” (7* auc‘t'o

repcnte ſanguinc percelZít-ur am'mus’;

Hirrc fit, utnon raro in Euſarcís hoc

mimbus, Mate , 8c habítu prarvalidís,

mcraciori Vino índulgentibus tanta ín
ſiterdum ſanguínis vis ſuccſireſcat , ut:

ímmanes- infamia.- ſu-boríantur, quae

nonniſi depleris ad animi delíquium

venis, :mt efficàcioríbus tum emeri

cis ,rum catharkids propínatís detumca

fcere conſuevcrunt . Huwſmodi autem

Inſanías dcſumpto a Grz'cis nomine

› ma
 

(a)- Lib. de Flafflws m zo. ì

I
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manias paſſim appeflamus, qual-um

íncrcdibilis ſere varietas cst pro varia

ztatís, ſcxus,geueris, conſuetudinis.,

animiqué pathematum vcond-itione .

Hinc ille in effuſos cachinnos ſolvi

tur: hic in lacrymas': hic minatur:

blandítur alter, 8c ludit.- nulla deni

que aäío mentem ſubire potcst, cui

ſpecímen aliquod in Maniaco, aut in~

ſano non videamus. (mod ſi ſanguís

non modo non turgcat: non modo

Cercbrí vaſa ſuo impctu vnon dilatct,

[ed ne quidçm tanta ejuſdcm copia

ſuppctat , qua: vaſorum tunícasamu

tuo contaäu , quemadmodum fieri ſo

let , -ímpediat .- quinímo ſpirítuumani

malíum cx‘hausto ſere penu fatiſcat,

tune altera intel-dum deſipi’cntiae ſpe

cies oborítur , quae,- famigcratgm illam

` Hippocratis additiomem requirit , 8c eu

chíma ,- ac instaura-nre Dieta curandz
est.v Accedi: demum reliquis Indicatis

rara quaedam Manjmſpççies, quae ab

uſu Mercurii aut ad extcrnas imm

&íones adhibití,` ñafltfl'ſedaétLin pilu~

las, deglutitique exîcirzta‘ fuit, çmus

unum , am: alta-um ex-cmplum hic Pa

tavii obſervatum est. Quoties enim ca

Occurrit Mcdullaríum tubulorum, 8c

‘ cor



r 'e 'Prali-Elio; _’ 223-7

corticalium glandularum m Cerebro

diſpofitio: ea liquidorum in Cerebro -

fluentium diſcraſia, ut Mercurius in

gyrum raptus; ibidem ,aurscraflioribus

omnino partibusexuatur, aut imbua

tu’r lon'ge aliis tenuioribus, mirum

in modum exaltatur, acuitur, &Spi

rituum animalium ſeditiones ciere po

test, ea ferme ratione, qua, teste (a)

cicpcrientiſlìmo Boyleo, idem Mercu

rius` destillatus adeo animatur inter

dum, ut paucz ejuſdem gnttula.- cum

Modico calcisíaureoe commixtz, di

gítoque ſubadáe non modo illico ca-`

lefiant, ſed di’gitum ipſum laedant.

Quo in caſu nemo non videt, torum

curationis catdinem in eo verti po

tiflìmum, `utinvolvanturglohuli mer

curiales, &per aptos excretorios ca.

naliculos eliminentur. Utinam vero

in tanta delirantium , ac deliriorum di~

verſitate, qua, utpote Idiopathica,

in Cerebro ſedem figunt, certa habe~~

remus antyd-otéa. Utinam liujuſce mor

bi genuinum pharmacum in Veratro,

quo, ſuad'encibus Abderitis, curan

dum Democritum Hippocrates ratus

est, poflìderemus , au: admirabilem il

lam

(a) ln Chymista Sceptico pag. m. 184i.
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am phialam Areosti, qua furens Or

'andus vix naribus admota reſipuit!

lSed, heu! quantum non raro Medi

cis curantibus illudit inſania. Lava

mus non, raro larerem: oleum, ac

operam perdimus, 8c quo ſolertius

furoris impetum nitimur moderati ,

eo velocius

Fertur (a) equis auríga, nec audit

euri-m* haben”.

(Did, quod interdum inverſa: in

ſanientium phantaſize ſerviendum est.

ipſis favendum erroribns P Ira pro

fedo ſe gerunt Medici, quoriesveſa

nae cujuſpiam opinionis artiſicioſam;

8c callidam curationem moliuntur.

Ita in Aula Odryſia Procerem "inter

Turcas eximium, qui muſcas in Cere

bro , eaſque plurimas ſuſurrantes ſe ge

stare conquerebatur, jamdudum Vir

ſagaciſiimus hujuſce Lycei decus haud

alia ratione restituit, quam admoto

fronti, ac temporibus cataplaſmatc,

cui nonnnllas muſcas data opera im

miſcuerat. Adeo verum est, Medico ſa

penumero non tam rem habendam eſſe

cum Cerebro , aut Hepare ſuorum

zgrotantium, quam cum ipſa, quz

lnter*

\—--——-—~—ó—~—-—-————-—-_*

(a ) Ovid. in Metamorphoſ
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L;Ìnterdum graviſſime led-nur phantaa

,13. . — ~… .

;I VI. Modo_ ad alia-s Inſanías accedi

zmus, quz ſympathrce ab alrquo V1

;1 ſcere, aut parte affeäa, camquam _a

;fac-o, 8L Miner-a ſuam deducunr ori

ginem .Enimvero Melancholicum hu

l morem, quem Balneum Diabolilepide

` ſatis ſennertus‘vocat , in hypochon

driis elaborati, ibique- tum ex bile ,

tum ex reliquis’digestivís humoribus

invicem commixtis, ac peculiari ra

zione fermenteſcentibus exaltari, ne~

mo Vestrum est, ut opinor, qui ne

ſciar. Ab hoc fonte monstroſae quae'

dam opiniones timorum, moerorum ,

p ac multiplicium curarum plenae pal'

lim derivantur , ac fluunt. Ab hoc

J morbo , quem Literatorum Pestem

aufim dicere , veluti a contagione quañ

j dam depravatur ingenium, 8c Jovi ,

` ut ajunr, tenebra: ſuffunduntur . Al

1 terum h’ujuſmodi fontem , longe ta

p menuberiorem, habemusinfoeminis,

uterum'nempe, hystericar paſsionis ,

quae multi‘plicem ſym tomaturn ſcz~

'151m praeſefert, ampli simum ſemina

num. Porro Vestra, A. O. parienria

Ptorſus abuterer, ö: oratio ad clepſy

' dram
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qua: alioquinxlatifiime parer,

dram castiganda ſol-et , ſi de omnibus;

ac ſingulis tam dirae paſsionis effeóti

bus: 'verba ſaeerem . (Aiamobrem ſa
tis‘ ſuperque`v indig’itare ſuffecerzit, ha

rum aegritudinnm Therapeulìmîh qua:

tota , ac ſere tota ci: iis remcdiis ,con

stabit , quorum! copiam- ſari-s uberem

ſìippeditat vulgo diéìa Anthypochon

driaca, 8c Amt'nysterica Pharmacia.

e, UV‘II. Alia ſup'erſunt Îdemum Inſa

niaeñſpecies, quae, ſympt-Q-maricae ea

tenus' dici'poſſunt, quatenus -ab ali

quo_ morbo tamquam effeäus , ac

ſymptoinata ptoducuntur . Harum au

tem tantummodo ſpecimen propo

nen‘dum eſſe existimamus, ne in re,

quid:

piam omiſiſſe. videamur, N‘ihil, {or

taſſe frequentius -occurtit in ſobri

bus, quam delirium; propterea quia,

quum tertia ſere pars ſanguinisg‘cal,~

culum . ſubducentibus Anatomieis‘i,

ad Meninges , 8c ad .cerebrizegrgir

cem deſcratur, auöta - ſanguinis ;gi ñ,

ae impetu xſpiriruumç-animalium rie

gulari, *facillime motus’i inuertitnr ,

totaque anima: ſystaſis vehementiflió

me pet-turbata:. Prxterea in morbo

illo, quem'prz Aqua: timoreHyó

Mit': dry, ’

 

l

l
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dro-phobiam Grazci appellaverunt z;
taìnta-*Ìabidi veneni vis est, energia-.

queî, ut labe‘íaäato nervorumaprin

ì‘ipio ipſo furorem‘non raro veluti

morbi comitem accedere videamus;

cujus exemplum in meis Adverſariis

Praóticis fortaſſe przlo tradendis

luculentifiimum recenſetur. Memo

Tie quoque tradirnm est, nonnullos

'homines alio - laboravifle morbo ,

quem _Lycantropiam.nominant, aliis

{e ſe in Lupos, inCanes aliis, aliis

in Boves, alíis demum in alia Bru

ta converſos eſſcñinfeliciſsime cogi

tantibus. Hoc ipſo Morbo laboraſ

ſe, ſi quidpiam in re Sacra opinari

ſas est, Nabucodonoſor Rex ab ali

quibus Scriptoribus, nec ſane im

merito creditur , cum in ſylvis per

.ſeptennium vitam egerit, in quibus'

mstar bovis herbam zpaſcebaeiz .ſal

ſiſque ſylvam mugitibus implere con

`{ueverat . Hilce vero. inſaniis’; lingula

aſsignandafomna remedia , :.'nifi aátum\

agere videremur; qùu'm ;apud {cri

ptores tum antxquos, tum recentioñ

res occu‘rrant‘ historia-z, in 'quibus

tam .delirii in *inox-bis acutis~,\quam

xfur'oris inflydrophobiaî" :in LYcan

"5.5 -ñ - . .Z ‘tl`0~.~'
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tropiag carte-.riſque ſimilibus -curatio

deſcribitur, habica. ſemper rationc

aut ,febris, aut rabidi veneni, aut al

terius cujuslibctaegritndinis, aquíbus \

pendet mſama. Mirto itaquc verba‘

facere de Jugularium ſeétionc in fe

bribus cum furore conjunóìis, quam

ſere obſoletam ceieberrimus in An

glia Prafticus nostro hoc zvo (a) ſum

ma. cumfelicitatc restituit, ac in uſum

rcvocavit. Prztereo curioſam jllam,

6c jucundam ſane dclirii curation‘cm,

quam in duobus febricitantibus, quo

rum alter Muſicz Profeſſor erat) ſal

tator alter eximiusî, Muſicis instru

mentis , 8c concentibus celebratam

ſuiſſe legimus in Academia: (b) Regia

ſcicntíarum Historia. Mirto demum

ca, quz in ciuſdem Academiae Com

mentariis reſeruntur de Hydrophobiz

remediís ad lydium experientiae lapi

dcm accuratiſsime revocatis. ‘

VIII. Tora. igiturlnſaniae, quzcum

que ea fuel-it, curatio aut ab Ideis

gcneralibus ſolidorum , ac fluidorum ,

. aut

(a) Jo: Freind. Com. in lib- l. 8: III. Epi

dem. Hiìg. de Febribus . _

~ li) ifloir. ötc. Aimee 1707. Obſerv

dc hyſiq. General. Annee x708
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aut ab Indí-cationíbus ſive totíus, ſi

ve partís , ſive xgrítudinis, a quibus

proficíſcítur, dcſumenda erít. Amd

ſi ſuavíorís cujuſdam Inſaníae mentio

'facíenda ſit, juvcnes eleétiſsímí, qua

adoleſcentía non raro corrípicur, il

]am utíque haud alíís verbís índígíta

re par est, quam iis, quibus oh’m in

Florentíſsíma ísta Academía. famige

ratus Oäavíus Ferrarius ſuis Audito

ribus índícavit . Tu illum noóîurnís

dmrtís impalluifl exiſiímar ?.AmaLPau

lo post. In .dmorìsſcbola det-lira!. De

lirü gcnus-judicaſſc ſufficíat.

AL.,

/
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267
'ſi Allo llimatiſsimo Padre Lettore

D." ANGIÒLO cALoGiERA'

.Aleſſandro . Machiavelli .

S. IZIO non vi poſſo, e nol potrò

—.- giammai, o dottiſsimo Pa

dre D. Angiolo, ſpiegare la ſomma

doglia, cbe'mi ſorpreſe al vedere ,

che feci, alla pagina 3x3. del quat

tordiceſimo Tomo degli egregj vostri

Opuſcoli Scientifici e Filologici inſe

rito' il {Ritmo da Fra Galvaneo Brag

gia di Bologna ſcritto nel di terzo d'

Ottobre 1347. e da Eliſabetta Mac

chíavelli dilettiſsima mia Sorella di

alquanre ſcuſate Note illulìraro . Di

questo prezioſiſsimo Ritmo ne ſu fat

fa Parola all'ultima non sò da chiin-ñ

ſcrirravi Annotazione delle Vindizic

nel 1735. in Ferrara fuori d'ogni mia

ſ.cienza stampate a favore' della nobi~

liſsima origine del Santo Patriarca Doó.

mçmco Institutore dell'inſigne Ordine

de Predicatori, c di mia Patria illu~

{ÌrÈ Flgliuolo , e Protettore valevoñ

hſsxmo; al quale come sò non pote

M’z re



268 Lettera del'á‘íguor

rc ncnzfommamentex diſpiaççrugtto

,,ciò, che ſenza riſpetto ,Yann o det
to o' ſ'c‘rit’to veng'äìñ-éosi pnìre- a *me

cc me divotiſsimo ſuo figliuolo e Con

cittadino non può non. riuſcire affat

to` diſear'o, ~ appunto come ſchietta

n-eme, e con tutta ingenuità me ne

dichiaro. e protesto; ,ì 'quanto trovaſi

'ſÉFÒrTdi propoſito «attaccato a dette

fl‘ie vV-indizie a carico de’xñ‘lîenttiñ'~ e Né!

ligio’ſiſsimi PPL' Bolandisti', de’qua'lí
ngualeſialla stima,' che ho di lord ,

è la maſsima venerazione, che a’me

deſiin‘ië, ed all'intera l'oro' ſantiſsima

Compagnia proſeſſo ;Una-'taſſe inſu

perabil’doglia a méperö non già per-`

venne dal rimirare ik* Santo Patriarca

in qnalchcduno de'tantíluminoſi ſuoi

pregi offeſo nel' belliſſimo Ritmo* del

Braggia, o nelle Note di mia Sorel

ſa: che anzi e di quelſoze di queste

ñ‘e ſono tam-o pago e contento, che q

ſino' ifle ne fo-'vanto ,i e' le conto per

ſin mioçzeno'st‘ro luminoſo e ragguar

dtvol’e fregio S-piacque a me ſolo,

ed`;cltre’ modo {piacque lo riſcon

(rare alla pagina'gzzndcllo'steſſo To- i

t‘no per isbaglio nonſo mai, come,
eì-pcr non ſo quale ſata’rtàmaa , quel

4- x .. LL
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la tal quale postilla alla Caſa Bolo

gnini, nè irragionevolmente diſpiace

vole, che ſi legge preſſo Lancia da Bru

fcolo inſerita : il quale sbagliouni

to all’altro accidente in ugual linea

non molto prima occorſomi,-noitutó

ri , e ben dovutamentea grandzman

*te rattristarci induſſe; mentre lonta

no‘ tant'è, chein ciò ma’lanimo, ed

alvvertenz’v. aveffimo, :che anzi ſu ſem

pre principale inſegnamento degli A

voli’nostri, e nostro ſu eziandio., e

,farà ſempre costume, di tutti riſpet

tare, -e di tutti a ragion di merito lo

dare, come la .comun opinione, e

I : Opere nostre abbondevoliffimamn

te comprovano'. . \

' 5. Il. Infatti nell'anno 1726. eſſer-'

doſi ~d’ ordine :pubblico stampata .iu

Bologna l’Apologia dame a ciò pre»

ſcielto ?composta per la celebre no-l

stra Univerſità ., invidiabile renduta

dallo ſpeeioſo Diploma di-Tçodolio

II. *non dlflìiio .forſe così? (a) _Quad

fi in SàÎtóZi~D0minìci,-tamquam ,im-M}

*ri/ſima littemtòruni require, fidíffimaqua

á* Religioni: noflm, (Them n Bom iam'

fium‘ Sacrario, ;exemplar ipfim- Lift-;lama

t. jM 3. . tir*

(a) Pag. I 3. I4. num. 25.

 



:7c i Lettera del Signcr '

ris Senatus author-frate pofimm eſſe ani

”a 1507. dici!, U" de verbo ad vcrbum

recita: idem Gaggia: fo]. 15. ?3' ſec]. qui

motu’proprioſcripfit, C7' pmcimrum Li

lzcllum cohgcffit, jùperim tamen ingenue

fate-mr, CT jcilicetdiëlo fòl. 6. in .Appa

flill. in margin. quod authorítas Senatus

in hoc ſalum intera/fit, quod, ne deper

deretur tapis antzqmflîmi exemplarís ,

decrcvit inibi [acari, abſque eo quod de

eius cum .ztutographo fide curare! ( re:

etiam , quam fi volm‘flèt , ncutiquam tx

plìere potuiflet, eodem deficiente propter

incendíum v-íutographcü : autumando in

hoc pmciſe , C’î tantum Optima; Volant-z

íti dame memorie Ludavici de Bolognini:

`J'. U. D. Col]. de num. I6. Reformatorum

Primum, (/5' deínde .40. P’irarum Bona

ni‘e, qui ſplendidiffimo fibi Parto nomina,

maximaque gloria comparata , deniquc ,

atque tandem Elan-”tipe diem nowſſìmum

laudanffime claufit I 9.julíi 1508. dela

tís ex Paſi Banoníam offibus, @ì pene:

Tmdicatore: conditi:.- cx Pancirol. dc

»Clan Leg. Intcrpret. Riba.. cap. 130.

fo]. 2.09. 8c &Cl-.3L Mantuz de Vir. Il

lustrJuriſpi-ums. x69. fo]. 47.

5. III. Che ſe dunque questa è la.

`îcritaì , comc'è ínſallíbilmente', io

<co~
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J- dilemmi#DMZCCHÌAWÈUÎ- :7T

C come bcnsvedcte ) affatto-affatto ſo

no di contraria opinione, come non

Può purñ non eſſere ancora mia Sorel

la, atteſe le coſe poſteriori, cioè del'v

173 I. da lei ſcritte nelle ſue Eſemeri~;

di della Chieſa` di-S. Domenico di Bo

logna, le quali (pace e cranquillirì

una volta per. miſericordia del Signo

rerestituíta :dla nostra abbarruriffima

Caſa venendo) la luce col _b’crxefiziof

del tempo , e della Stampa vedranno;

Ed anzi per non ridirci, o conrradz

dirci , a quel tutto maiquanro ciop.

poniamo, che ſenza-'fondamento può

ríputarſi detto, -e che a diſvautaggio

della veriraìfu altrove stampato (con
tutta nostrav innocenza per altro): delñ.

la Proſapía‘BÒlognina, elontano dal:

`fai-cognizione mia, e fuori degli oca'

chi nostri, e molto tempo dopo , che

gli-Scritti erano stati per privato ſoka

uſo composti-1;*: Anzi perchè questa

preſente modo-di operare non venga,

come forſe ſi potrebbe daflpiù d'uno
fare',v altrimentida qujellorìche è, in

terprecatoj, nè che per violenta fini

stra parteñlavcomp’ilazione di questi

fogli ſia preſa, io vi fo ſapere, che fa

steſſa pin-amante- ho farro per. inden

M 4 mtì ì
..i



27: -TLettmdelsiguor _

nità del'vcro., :f: dcnain‘gcnumà, e, con"

naturaxle'onestà nostra., moſſa dall’ in

-fallibilezza'de’ Fatti, 'che as qucst’eE

ferro 'addíiracíz- uma-mmc mi ſo

no fiati'. :n: ;'*l‘: ;2 ,23”; 7' -

g. IV; Nel mentre' però, cheaque

fia impreſa m’accingozl nqn vi penſa

fic gíä,1;o.- gcntíliflìmol Padije D. An

gíolo ,- zchcfanc_ io. quì .voleíiì un lun

go cacalógb 'dt Pci-(ong, 'e di Legali

Documemi,.,o-zpure un maefioſo Al

bero dtgencalogíaz le -cuizprofonde

radici proccdeíſcro ſin dalla vpiù cann

ta-Antichità:. punto ncſſmi veggo bíñ,

ſognofo .di. quella, che `tanto aſciutta

e rincreſccvolc’ agli fièflì Tribunali' fi

mofira ,-..c 'qujcfia .anzi gnaxídcmcnte

ſpiàccmebbc; allam'obílc B’ç›lognína.‘1²2t-…`

miglia, 'che-.nelle favolez one? ſogni

d’alcuni" ſdegqarcbbe dirfarſx più lumíz_

noſa vedere. Berò 'di quello ſol tanto

mi prevaleîrò, che: munita-dalla. vc_ri-.

tìall’íntentO mio, :pianalmacntc ragno.

nando,~ ſi-;cpnvxlwä-..cq i; - ' - x

?ſs-;0V- lltrddiqeſnbósseflola, (e ſn

più fclicc'dcl decima per gli: Storici,

che cgliicbbcsxalmjcctanm fut-più dc- ‘

plorabilc* pçngli accidep‘ti in ,lui ac

cadum' ,-. caſe piràîèdclì dccunaabbondò

Î M di
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diſſstoriciynon ha'ìperò ,il vanto di

due} Arno-,ſent o ,ì e_ ſcritto con 'elia

rezzami lro‘lî! ‘9›tdt1'ci,_~cheſne‘gli ,ul

timi 3eçolí'î‘fiòiir‘on`o, _o conſul

targno‘ le Éodh‘e Memorie

’ per' eſſere" stati in-liiog’ñſ‘particolari ,

dal “famoſo incendio .del nostro .Ar-e

chivio_; o fl'àb’bevèrárono drquanto
fu 'reglstraìodopo ama-?gi deplorabiñì

le_ diſaſſehtnrafi; ofalla cieca ſeguir-o;

up' XIÌIÒ ‘,‘ the ì‘l‘ai'btiqhPAnticſh/ſipen:

di guestaîìldstre ;parte-(d' Italia ,p ;al

num' altra :certamente ſeconda'. NelE

Secolodecitno ?vi .è .tr’oppo'd‘t’bujo- .e

PerÎlÎacçennata ſcarſezza distorici, e

pei-;non eſſerſi :uſato il distintivo _de’

,e öhe‘l’ç’irijquéstè due-"1m

portanpiſſme‘ eoſeflil 'Secolo dodiceſi;

mo; ,e‘ ſpecialmente' fil_ trediceſimo i -ſe

-ne va menokîmfeliçe, lafatal Setta ide'?

-Gupllì’é ,deîGibellmi ( a) aſſaipiùdel'

-‘.* J_..i_‘..)'. 13-;

W

~ LfiLlegga il Sig. Muratori Antichità
'Estenſi 8t:. capflzſilſpà 'T .361. e’ſe "g Egli ;vuo

lë’UÉigînarè in Italia-1e- ”fausta-:ei amoſe fazio-.ì

iii *ae-Gram e' › de’ Gibellini «aule Famiglie,

&Eglî AkrìghiImpeudori.; e- degli Estenſi.;

Guelfi'öſç; Lodi il Sígonío , ed altri-,che vo

glio’no, tali fazioni nate a? tempi di Federico I

:non menolcbezìl Bandiere, e Giorgio *JAM

. ' j. , '



2,74 ' ;Lettera delsignor o

la imperizia, o dellatraſcuraggine de

gli Scrittori ci fece_ di male, enti-adi

nelle mani_ del più obbrobrioſó ob

bliQ tante belle azioni ,e tanti ri;

guardevoli Perſonaggi, che ben, 'mille

Caſe più luminoſe eriſpettare fareb

bono. _ . , ‘ ‘

ſentimento adunque de'. nostri'

moderni Scrittori, Ventura , o Bona*l

ventura, figliuolojdi, Ricegne da Barga,
dl; Lume, venne -a Loloſigna, .nella` ,qqalſ

Città., portato ad elſa ,avendo l'arte]

della Seta, fermoſi' :.'la'onde .questa Ea,-x

miglia per alcun tempo ſi diſſe dalla,

Seta ,` ed indi- de' Bolognini . _ Ecco la'
baſe, a ſentimentq de' cſtatistoriciì ,z

di questa Caſa; ma io, .che con pro

ve afflitto iustiſicarevuà’parl’are, mi_

-GQmpiagcero, piuttosto di .stabilire [adi:

lei: ſicura genealogia ſopra la ben no~

cal’erſona di Bargbeſano da _Lucca- no-i

minato cla-ſuddetti,- Scrittori, figlíuolo,

,...… 7 o ' a;
‘ A ‘ _ ‘ ‘ ñ i "u' 35' ñ'

' ñ ~ .1:: .- ~~ ' - -

la* ,, .iîquali-pîù-aneîobe le‘preundono.. A ſenñ.

*ímemo d’aleuni , due Capitani Tedeſchi, o.

Pure due Donne vedute in aria., diedero in.

Toſcana [Teſſere ed il nome a tali fazioni chia*

mate- un tempo de? Bîanchi- e de’ Neri, come:

in Bologna ſivdiſſeto dePGeuzmeie ds? kann,

Kerr-anemia, ~ ,



;Aleſſandro Macchina-alii . a7;

di Bonaventura di Riccone ; mentre que

sto non può non dirſi il più ſicuro de

gli Aſcendenti della Stirpe Bologni~

na . , '

Non'v’ha dubbio , che questo Bar

gheſano, vero ed illustre Aſcendente

della Bolognin‘a Famiglia, dal celebre

Castello di Barga nella Garfagnana

Bargbeſnno ſi denominaſſe. Questo pe

rò, come ognun vede, non ſu il ſuo

nome . Egli dai Bologneſi fu così

chiamato e per ragione di Barga, e_

per alcune altre ragioni, che produr

tjò‘in parlando di Riccone, e di Boñ‘

lognino ſuo pronipote, non diverſañ

mente appunto a quanto anche in og

gi ſuccede; mentre tutt'ora ſentiamo

non poche Perſone, riguardevoli pe,

rò a cagione di nobilta‘, ſapere o ric~

chezze, deſcritte, e nominate così-z

il Veneziano, il Romano, il Bologneſe ,
il Parmigiano (Fc. Che poſciaſi‘il no.

stro Bargheſan‘o foſſe aſſai ricco e no.

bile, eccone le incontrastabili prove.

S. VI. Ebbe egli tre ſigliuoli; Bar

rolonimeo , Bolognino , ( 4') e Conti-no

' M 6 'det
(a) Archiv. Lib. Proviſ. Arimólg4hfolſis8.

Testamento di Bolognino x 369. Alidoſ. Vac*
- che:`v
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detto Zu‘ntino, QpestozBologninoflhe

a ſuo luogo vedrete ;met-_dato il, Co

gnome alla Caſaifabbricò aſue, ſpe

{e un Filatojo nella Cappella , che

vuol dire Parrocchia-:di SJBíaggio,

(a) ,L’inſaricabile Alidpſio ce loatte

staf; :E la più, antimtmemoriaé, che di

quefli bo trovata, è, flat-z. dell'anno' I_ 341.

.af 23, Cit-guardie la_ Città contea? li:

Gengav a Bolognine-,di ,Barglreſanoi cla-Lug*

ca, abitanteinlielegnaiueflncappeſilfldi

Santa Lfltîía ..z 713': Poter- te recano-init

latojo da Seta ”esta Cap . ,di s. Biag

giojoprajl-Fojſaxo, flreſſo‘ſſh Mura della

citt-ì. si -ritrova:-.anc.ora,-(11Jz la dall*

Alidoſip non citata conaeffipnçidiquer

ſia fabbrica . 'Lo -steſſozlàolqgnino, e,

ce nnaſſienra- l’AlidofiQz-Mìhddo

. (ì , ve
 

chetta'lós. :114. e 58. al 2.7. tutti gli Storici `, e

Documenti , niuno eccettuato, (raccordano in

questafdíſcendenza ,,- 7 ſ ~ ' _. ñ

_ a) Instruzione delle,` coſe' notábili della

Città di Bologna', ed al’tie particolari pag. 35.

~ ì( b) NclP‘Archivio pubblico Tzu-nr; Pm‘viſ. _

Ann. 1341.10]. 88.- - -—. :l J v . _

( c ) Nello steſſo Libro M036. ſevizio .req

stimouianza dell: 'Alídpſia ſi conſerva tutt’ ora

nell’ Archivio_ lo Strumento diaffitto dirott

flo Filatojo Bce. Lib. Mem- di Torhrrùſltio 'di

GuidoTommaſinj ſol. 2. in un taletsitſuwemî'

vede 5 Bargheſan da Lucca Sic.

`



Jileflìfldro Maaçbç’aéllí. 2537;}

vc annovera iFilatoj in Bologna eſiñ)

äflcntñl" nel 1375s”; _lflfîffiUO‘u‘Ì-Ãfl als;

tro Iîflamío ?estone-“uom Gappcb

la dírSrBiaggio, Quello gegòrflhç;

quia-a propoſito mò "Guinea-59MB:.

temente. ſostnniarey, ſi -èçñçhffilozflîdfl

Yarfi, .come non di rado v’accadetaz

riandando lo . coſe- nostneu ,nqgliandgxn`

tempi‘oeſçritte nelle Matricole dejlç,

nostre socíctídclle. :AMARE-'moka

ed. aſſai nobili. Famigie 1, punçmpreic

giudica iaìlaz'kqualll‘à ,Sl-FED lorogcneroſaìNobsttà; avvegnachè ;retail-,3.

ſoxzionc ben fondaxazed cſprcſſa'qaiz

nostro Delli mllaſuffilàslla.- lìtçfafflerx

ne .allaéîmnnlp’gíssdcübsNNW!! :Ìffll’l

glie:dLBÒkogmfleiàñalbr ſegawzflx

perav'eresosì‘mazëemlìfla hkfio'ffiau

verno»açlòeraaddwmffio-.pomhçffifl

che altrimenti Trxoopozzgva Malaga-+1

ſi .-, ſicché} non apregmdímg) 933M

tanto-ra contingenza (li-;quella stag’zffi

nel cotcsteñaſſctzlefli&Itama-MMG(

ſegnane . E di facto , per' aſſicurarvi di

una ricchezza conſiderabiliffima, ſap

piatezche-Bfflolommeoz oGiovanm

figlinoli di Bolognino di Bargheſano,

Lagavano, ,come _dal Li " de' li Esti

mir-;JE_chèzf'ahbíamb‘î rifà} “Arc. 11W' ›_
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(4,) Iire '134. annue. Nel 1399. que.`

sto_ Bartolomm‘eo comperò nel Terri

torio di‘Cast’el Po gio, distretto di Fi

renze, una. PoÎffe‘ ione-con Rocca, o!

ſia Fortezza, Caſamenri, Palagio &0.

giusta. lo Stromcnco di acquisto, roñ’

gato da Domenico Castagnole, e da'

Stefano di Giacomo- Ghiſilardi . La?

ricchezza di ?Botognino , e de' ſnóiz‘

Pígliuoli abbastanza, anzi ſovrab-bon

dcvolmcnte comprova quella di Bar

gh'eſáno Padye ed Avo riſpettivamen

te degli a’cc’epn’arí Perſonaggi. Io pe

ro _rinunzio aqui-.Re ricchczze,1cq1-1a~

li fiíro‘no’in "ëertiícáfl le' autrici della.

NööiltàjÎëòíàçfl-í’òffigflkè {Matrimoni di

Bolognind-;Ve dclptimo de‘ſuoi figli

uöſhí- et lafcíìa‘meztañt’alcri, ci mo-`

{hei-ati ` ~, ’ fe'tfiàleiomñ’apponga. Lo

Ã’éffo ` Bolognino 'adunque- ebbe in

Moglie ( le); Giacoma di CoIluzzo , o

Còllu‘ccid- Miglî‘orätiìì . La Famiglia

Miglio-:ati 'ſii-una delle più nobili Fa-.

›."`.;_ -' i: *v ſu_ ſní

un.” . -~ "unire" ;5.1 ñ

,M

Ea) Diet 1,94.' ~A.'.-...,'

t

b ), Libro Memoifiale di Far-tone quen- i

dz… Giovanni Dqvoü conſervato' nell' Aid-chi

Imòrc. ſd. 2,0. A ›
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miglie di Lucca _( a) . Bartolommeo

figliuolo di Bolognino (b) ebbe due.

Mogli, ſu Cittadino di Firenze, al

loggiò in propria Caſa Luigi d'Angíò

Re di Napoli,…Nipo're del Re diFran

cia, *da cui , oltre l'eſſere stato creato

Cavaliere , ebbe ſegnalati doni, de*-`

quali al proprio luogo, e l’Elmo gen`

rilizio coronato, ſopradel quale er

geſi l'immagine della famoſa Pulcella.

d’Orleans, col' ſeguente morto Bram.

. . , cc* '.

W
 

f a) Ngll’Ai-chivio di Lucca, oltre gli .Sco--`v

ricì che ce ne aſſicurano i, è registrata questa.

Caſa i lidi-ari fra le Nobili”; ed in Bologna

ik Sig. Ãbare Domenico Bòrrim`~ ` degniffimo

Rettore del‘Collegio de’ Luccheſi , Luccheſe,

anch’eí, .“ ha una-co'piad-el Registro fliuLnccaí z_

me pe: ſomma bontà' ſua comunicato , in cui

riſcontra una tale veritì . Non~ v_’è più in oggi

la caſaMigliorati ,y che partì dai-Lucca con l'5
Guelfi neL41`3I4. . .-- i

l
— g b. ) ll ,citato .Testamentol'çfi Bolognîno

173 9. AlîdofiVa’cſçl-ierca {6852x141 e 1373. Vac*>

chatta 5,8.,á1`ay… Lìbr‘o deglì’Eſiimì 1397,. La

;JL-inn Moglie ſu,Cecì_l'ia _Eurici',` o; [Ki-righi',

ſup ,Testamento 1'398. L7. Agosto", Rogìt‘o dí

Pellegrino BorgbeſanÎ. La ſecondìfiu Billa di:

Franceſco Brauolìnî, i‘nſignc Famìzìli’a di .Pi-*

floja.` lstrfldox, 1493. i6. M‘aggjgz Ro “to dì
Lodovico cod’agvſieuî .A Jffçome‘r’éqd’ gcînìflm‘

eìcatſio .` Dolfi' C'ronolflv i;

' , ‘ :h 1 z.L- i

fluidi Bologna-,W531 z.; ' '
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ceſe : L'qautee: ché- in l‘calianoñſignírfi;

cîa leaſt-tà,- edi] Gigäo d'oro', (Redi

vedo nÎe‘llà‘ ſpalla d'ellóîstambccclò az#

-zarro rampähtc in -cat‘hpo‘d’orq‘, ',-Arì

ma de' Signori Bolognini!. Alberto fi

gliuolo di Bonaventura, e fsat‘e‘lloìlí
Barghcſäno, ebbe Giacomoz-c quc--ì

stò Gherardp marito (a) di La‘ría di'

Graziolo B‘alognctti .'"Cunsin’o ‘ figli'-~

uolÒ di Bargheſahò, ~de_tt0’Zuncin0-,

ottènne 'da due figl‘íüòli‘~",l Baruffaldi’

nq ,Ì’ç Biaggío , duc ſigliuole, Polo
nia íqBſiáſçr’c’ó Báfácomíñ, eMàrghc

rità; ſh'DpmcjnícÒ diPi‘áiícéſcb’Badzi .

ñ( I2 ) Açidrcg , .c Mſçzldalçna, figlzíuoliqi

Bam-19mmdi Bolçgniziffinhqſpoñ,

sòvcaflpſillwdi Egàño Lambertini (v);

?L'AltraIggçqi-icofBffiffi-Rlíz 'Gifaçm
(1-, Ljr-u

 

' *'(a j "A'rëhäáìñitm,?iflìaèomä'zjiassîcáxgnmf

’ scçìzpxylnſgçé‘hnfhllluflxiffimz_Fámifiè‘dcRoſi

ìsſſçxbfuìça ;hi-_zum Angy'. ` , , l

' Alida 1, nel g'tt’gtoó lnvçqptìxîp 'Bk-;Te

Pìmemodi 'P îo‘ixiá’l 42-4 ,QLLAÈÎÎUÈ ;xo ma?

Éonàvehrgárfiì áJJQtl’jÃTchflyſh‘t-fltó Al; h ”gl-l'è
rita &è; lMf 'd_i>Tqínr`na(inp dçttg v.Guido

Jè‘yqc’um’gx fili-.Aia D; NNW-.de Ali
o. . 7 x -. , f v

TonmnaìſiniſgLſifiç. _7 è* ›'_ , I ì ñ . , ’

ſi c )^ Ìſáckì'eìcz-Gçzzadínî,*TF-ta* ſuini; .1M ÌÌ ,da' .Gif-;coma Sqre‘ſh_ 'di

Maddalena ìöcc. roivìfiſclîjFçmſcelîcq …palco-

nf diMalvnſia, ' ’~ "- - “
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maſorella di Andrea e ”Maddalena

ſu Moglfle (a) di MattçozMagnani, e

Cecilia, Chiara, Caterina, Dorme-a)

e l’ultima-lorosprel‘la , detta purGiar

,coma , vannoz-aſſhhdistinte per gli Ma,

trimonj.- .contratti. (b) Cecilia s’acca

sò in (jarlgsali‘cettí ,- Chiara-in, Gia?

como Mariſcalchi, e poſcia in Gab_

bíonlc Gozzadinis Caterina in. Chiſi

liero ~ di_ Paolo Ghiſilieri 5 Dorotea in

Romeo diFtanceſco ,Eoſçararipeçjk ’

comain. Lodovico di Ugo,Bçn,zi;ſ;ç

Razella finalmente Sorella de’predet

ti, e figlia anch’eſſa, ma naturale, di

Bartolommeo, fu maritata in perſo.

na aſſai ragguardcvolezç .Gi'ouanni ;aly

;to figliuolo ñdiBolognino di Barghe
'

- ,. 'É ""ſënowg
` 

(a) Testamento di Gintama-regata da ,Crí

floforo Fabris . ' J' ’ ` .Lt ..i

( b) Testamentí di Cecilia rogati da Pietro

Brut-ii:.- ;VÎ'fl'ídit-a fatta a 'Chíaradí‘ Romeo Fo

{cal-ari* i 4mm' Nnvemb. ëmíR-agitodi Arpi

-nello‘MN 'rotolo dalle foglid‘y’f Per le- ſeconde

NozzeAl‘idoſiVa-cclrettaSs-äahflh mmmemó

*dotal‘e di Caterina, regate da' Lodovico Coda'

uelli a3. Dicembre 1399. [strumento. ;locale

i Dororea.,~ Rògito dello steſſo; 16… Maggio

.1 403.: per Qiaconìlt in Beati AlîdoſiiVar-chnt

*ta prima- al 574-13711: ,1444. D'ncemlx arl-ib;

Provz'ſzzfi. in Camera .



282 ' zett'eraî-del’signorñ ` q

ſano ſimaritò Ga) in Zannetca dichi

rolo da Lucca;` ed ebbe quattro ma

ſchi , e ſei femmine , cioè Bologni.

no, Margherita' , Carlo, Pietro, Fi
lippa, Miſìzia,*ìAntonia , Eliſabetta,

Elena, e Melchione. La prima mari

tata in Lodovico Malvezzi, ilſecon

do nubile, il terzo inñCaterina di

'Enrico Sandri, laquarta in Bagarot

to di Vandino Bianchipla‘quinta in

Andrea di Niccolò quon’da‘m-Ligo Lo

doviſi, e di Matteo Favari’ da Lo'

di, la ſesta in Franceſco di'Pran.
ceſco Bianchetti-ì, e poi' in Battista

di Cristoforo Onesti ,~ 'la ſettima-in

Giorgio Ghiſilieri, l'ottava in Gio'

van di Pietro’di Matteo Biancher

ci , e Melchione in Martea di ( b)

. ~ Pic_

(a) Testamento di Bartolomeo ſuo fratello,

regate dal Codagnelli Bre. Vacchetta Gozzi.

dini'. 3*- 1 ~ ` 7 ~

( b ) 'Lando per la diviſione dell’Eredítà, a
tern'a rogat‘o da P-liarrolomrmo Razr-..x a. o

vemb. map. Testamento' di Liſi: '1451. 17..

Mano , R'og'uodi‘LodoYico Pan-mediab- Re

stiruz'ione‘di ſuar Dore, Rogito di Alberto Ar

gelara &e.~Alidoſ. Vacchetta I0. al x8. [stro

mento dico-”pera fatta da Carlo , rogato da

Azzorre Bardelli..- Alidof. Van-chesta 35. al 35.

Lando :ni-,r 'zi Novemb. rogaìo da Bartolom

ñ ..rari-a.; n‘:. mcg .
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,Pietro Ancarani, ..ed il Primogenito,

detto Bologuino, in Liſia di Nobile

Rizzardo Alberti di Firenze. Da que

sto diſceſe Gia`coma Moglie ` (a), di

«Franceſco Filippo Ghiſilieri , e poſcia

-maritata in Andrea Lambertinide'Bat

tagli, ed Antonio in Elena di Lodo

vico Manzoli, Giacoma di Giacomo

’ _Orſi,

meo Ratta. lſh‘omento dotale di Filippa

1402.. 30. Maggio, rogato dal Cod-agnelli.

Istromentl dotali rogati dal medeſimo, di

Miſina 1407.. u. Maggio, e 1407. 1.6.Set

`(ombre. [stromenti dotalì di Antonia, uno

xogato dallo steſſo li 15. Apr. x393, el’zl.

tro li 7.7. Nov. 1404. Proviſ. di Gio.Maroni .

Lib. Memor, di Rufligano Rufligani ſoglJz.

Al‘idoſ. Vacchetra X31. Iſlromento dotale di

Elena ro ato dal Codagnelli 30. Giugno 1393.

Alidoſ. ëacchetta uz. al r I. Lando rogato da.

Bartolommeo Ratta gli u. Novembre x4 7.1

Testamento di Matte: Ancaraui Moglie (lvl

Melchlone , rogato da Giacomo da Maſſuma

tico nel Libro 4. nero in] S. Petronio fogl

x 6.' s(a )" Alidoſ. Vacchetta 85. al 4. Iflromen

to dotale di Elena Manzoli , rogato da Filip

po Formaglîni 7.6. Gennajo x44!. Altro lstro

mento dotale di Giacoma Orſi , .rogato dz

Matteo Caprara, e Signorino Orſi aa. D'i

cemb. 1457.. Due Istromenti di Miatta Ca

flelli: uno di affitto, rogato da Bente Beni

cìvogli; e l'altro di compera i484. lib. 81

ſeal-415
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Orſi, e Miatta' di îrgiiuiiàgſcirè' `

Fra-i tre edi quattro rad` d’ autem"

zañ-daxBolognino diBîr hleſ l dista-n

tre_ Je accennare nobililliiëie FÎÎ ,i “'01.

nſ’n Proviamoíinnestatiî :coi B~ llglle‘l’

n.9` Sënguc gli Ariosti iCald ops…

$10 più volte,- -edipoiiGralfi Ultimi-e

stavillani, gl‘lſolani, íP‘ſiepoli‘ PG”

Pieri, 'e l’altre nobili econoſ " l Sam.

ſe_ della Citta di Boloona P ' ſiluri: Ca

drpattirmi da' Boìl’oaniii’o di‘B ſia ache

no, , e dalLſuo Firri’iuoloì'eſſGſztghcſhî

Matrimoni- di queosti diueP ſ mſign!

1ſgprallîîbgokpſcllevolmente- testiſîlcîriìägì

…to “o rta‘xeſí -Ò

Piq__au.ucç'aiz eni‘e-iirigiähafad 6km'

gior!!! 'vedere leſfſue Più illustcç‘c. 'PW

FW' Caſe’u 'éécori’li diſcendn- ſi' ”i

conoſciuto argheſano ſeoenn‘dSI

:lentiſſimo ſi_ è cotesto iii nono avi'.

de- ed antica-,Adium incontri;l an

riſpet't’ata Nòbíiltà deoli' A; 'a' the'

ſil?? ñ. ÎWTÃÌZ. qNphiltàav‘a ſctiicnd‘en31

prendendo lcñaì‘ñeñvigoìc ` Fre" P… ì

Edel-'mihi zraggiiardeizoîiffliäap i 'il Pen: i

Qitt‘aäínddi “Firenze ñ’ MM! 1

Bartolcgmmeo, Nipot‘e di Bîrrriiui'a da

oli çonfideriñlaìcoiffipſſelria da È ano!

fatta- in.; Castel 'P e" i ` .a eſſo I…

oggio diana, benam

Pia -
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paia îl’enu’tazçajhcon Fortezza, coſa

oheindica Signoria., e' che nellemani

:del-ſoli -Potehtiç e Nobili/fu* ſempre

mai veduta; o ſi .conſideri l'alloggio

app-testato: a llllgl. d‘AngiòlRe di Na

poli, che allarnativa Nobiltzìrfua ag

giunſe tanto di meritato lustro; 0 al

.per fine-ſi ponga mente a. ben dl

ciotto Confalonieri, che dal 1433..,

i: - ‘ . i . ~ al; .

ì-—~.-—.———-——-~—~—-‘—

(a) Questa ſorta di Fabbriche ,cioè-Roc

che , o Fortezze’, che vogliam dire , era in

uſo preſſo gli Aſiani- ed i Greci più, che

preſſo i Romani, gli Affiicani, ed. altri

Popoli ., Veggaſi Omero. Erano per altro

le Rocche dai Principi, owlalſe. .Re-pub"

bliche, ſafle‘ in difeſa proprim, eññdeló

Le; Lamon-L41 ;rinvenáz‘e il ìflçmpo- pre_

riſo , in çui' ;Privati z nobili e ricchi però ,

Il uſùrpaſſew l’aut’orìta. di alzare ſimiliſab‘

bl‘i‘ehe , è diffi‘ciliffii‘xw: contuttocciò le Fa'

zionide’Guelfi e de’Gibellini- in [taliapaſ

ſare , nc mostrano ;a que’pxoqellpſi tempi

grand’uſo … ll famoſi è ,b che, Barrolomnneoñ

era un gran Nobile, un gran Ricco ."é Ùu‘

gran Potente e Parritamedella chíe‘ſañ" cui

offinatiffimo nimico‘ Pacino-Cane lb èonaüffld’

con, Barcolonëmeo Manzoli a paga-gli quaramî

…513` Ducati ,` Pernün aver voluto aderire i

ſuoifpravî- diſegni‘._`Leggaſi 'il Dolfl, e gli

altrettanti approvati-ri del ſarto; e poi ſir!

flcttn alla qualità del condannato C0mP²S"°L

td al valore *dì- vinti mila Ducati di ‘l“°~

tempi sfortunaliffimì'. ""‘ `



'I8 6 Lettera del Signor

al l6lL~CbbC questaillustre Bologni

na-Famiglia. Il doctjffimo Carlo Si

g-onio‘ (a) cercando l'origine delle

*inlìgniDigmtadiGonfaloniere di Giuñ

{ìiziag e degli Anziani del Popolo e

del’Comune di Bologna, pensò d0~

verli attribuitje all'anno 1376. in cui

la Cittá li rimifc -in-libertá, coman

dando l'elezione 'di queste ragguar

devohflsme e a ſentimento 'ſuo non

più uſate Dignirá: ma concutto‘ch‘e‘l’

Alidoſio lia nell' Arte del bel dire,

'inferiore al sigonio, pure laſorte, o

l'agió di viſitarci Patr) Monumenti,

lo rende in questo correttore del gran

Sigonio . Egliadunque çiaflicura (b),

cflerſi nell’Agoflo del 1321.introdot

ta per la prima volta la Dugnitá di

.Gonfaloniere per deliberazione del

Conſiglio , il quale ordinò, che in

avvenire ſi eleggefle un faggiocpruó

?dente C‘ifladíno, il quale con titolo

Gohfizloníere di _Giustizia dell’armi,

e: della libertà degli Uomini, delle

‘ - Arti,

(a) De Epiſcop. Bonon. [ib-Jam”. 1376,

'4 (b) Proemìo fano al, Libro intitolato - Lì

»ñ Confalonieri di Giuflízia del Popolo ,eCo

- mune di Bologna dall'anno 1321. fino all’an.

I0 131-7. cdal x376. fino al x616.
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dEHÃÎTflMQ Gflſemça Gqelfſih e fedele

alla Santi; 'Madre Chieſa; ed; alla Città,

ſomme, ì-e Topola di Bologna ,H con au

tòrirä_ x’uprema poteſte provvedere a?

diſordini cori-cucine çal‘rigare ogni

maſſacro”, Questa Dignica reggeva

un ſol ,mçſeinl una ſola Perſona, eco

sì appunto di perſona inperſona giun

ſe fino al Febbraioſi‘dçlfflanno 1327. in

cui ceſsò quefla elezione: la quale

però nel x376. fu’di belnuovomuſo

rimeſſa; mentre la Città tra gli .aiuti

Magistrati, che creò , 'ordinò ancora ,

che ſi eleggeſſe il Gonſaloniere ,di

Giuiìizia del Comune e Popolo di

Bologna , che foſſe'PdeglLAnziani e

Conſoli, co’quali governar doveſſe

per due ſoli meſi loñscato. Degnadi

tiflefiìoneuiî è la ſe uenre circostan

za dal nostro Alido 10 nel citato luo

go così eſpreſſa.- Et perchè ſi” per tut

to l’ anno x467. era flaxq eletta in que~

,Ba Digm'flì, e Magistrato aÎosni/ortc di

Cittadini, fu ordinato, che Per 1' avra-

?lire fioſſc fatto Gonfizloniere di Gíujíizia

una de’lìeformatori della Stato di libertà

4'114 Città-z i1 che tuttavia .r’ojjcrra ..5c

condo adunque La ſua (îrouologla -

x: P017'



288 ~ ` " L‘etteraſdèl Signor.; *

pen-emo quì-ſotto iGonEalomen del
vla Caſa Bologzìinìgcomè appùìñto egli v

:li‘diedd-alla 11106;"; 'AL Una- —

j" --Gírola-mo à *Bolognini ‘ Gonfalonkre' ñ in

Settembre cdî Ottobre del 143-3.

Girolamo Bolognini Gonfaloniere in

Novembre e Decembre del 1435.

Girola'mo *Bolognini oonfaloniere in

Novembre* e Dtcembre- del '1441. '

*~- Girolamo d'Andrea Bolognini 'Confa

loniere in Settembre' ed Ottobre del 1443.

;Lodovico Boéognini Dottore Confalo

*mere in Settembre; ed Ottobre del 1507.

Taddeo Bolognini oonfaloníere in Mag

gio eGiug‘no del ìIs`18.- " ì

ì Bartolommeo Bolognini Gonfltlmiere in

Marzo e .Aprile ele-L15313; ~. ñ' ' ' -

v 3 Bartolommeo Bulogniñi Gonfaloníìere in

Mar-{o e .Aprile del I5 37. 'ì \ ñ

' Bartolomme0—Bolognín_i Gonfai’oniere in

Mar-{o c .Aprile del 1'547; , `

*~‘Gio. Maria1 Bolognini Gonfalonierc i”

'Oeím'aro e'fobbtaro-del v1563. _ " i

Camillo Bolognini confaloniereincen

v ”Lira e Febbraro del 1569.

Camillo Bolognini Confalonière zi”. Set

tembre ed ottobre del 1575-. ~*

"J çamil-lo flo'lognr'ùioonfilonier'eín Mag

gio cciugnodel {5-825 ’- -*-‘²~ '- -

' * Ca
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Camillo Bolognini Gonfalonierc in Sc:

temlzre ed Ottobre del 158 7.

Camillo Bolognini Gonfaloniere in Gen~

naro e Febbraro-del I5 97.

Emilio Bolognini Confaloniere i” Gen

naro e Febbraro del x605. ì' '

(Mosto Emilio fu Vice Confalonie

re nel primo bímestre del 1609. 7

Emilio Bolognini Gonfitloniere in Mag;

gio, e Giugno del 1612; `

Gli Anzianati, le Toghc Senato

rie, e tutte l’alcrc più coſpicue cari

che della Patria la di niflìma Caſa

Bolognini le ha. molti lmc volte poſ

ſedute. Nel Libro degli Statuti de’.

Mercatznti &c. trovo all'anno x `75.

un Giovan Pietro BologníniGon alo- `
nicre, il qu‘aſiTe con Bartolommeo Eró'

colani, Luca. Dùlſoli, Nicola di Ca

stcl S. Pietro, e Rodolfo Gcffi appro

va idettíScatuti. Il Palagio-de’Bolo

gninl (a) da, Fra Leandro Albéi‘tí è,

nominato 'fra íñpíù"riguzrdcvolí Edi

ſizj di Bolognmfibbero duevTon-i

(b); el’Alidoſio ci afficura nel 1621;

opnſo. Tom. XXIX' ’ N eſſe

(I) Storia di Bologna Tom. 1.'. [ib. x. dec.

Prin:. . . ~‘Z›‘v"' *

` (b) Lo steſſo mm. dec'. prim- Alid‘oſio

’ ' . l . ' ` nel
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eſſere più di trecent’Anni, che i Bo

Iognim poſſedevanounaTorre in Via

de’Bianchi-ri’ncontro.li-sampicri. Una

di queste Torri nellotoPalazzo anco

ra ſi vede, Deſſe:eranoſegni infalli

_bili di vera Nobiltìi (a) mentre non

em ripartita nobile quelldFamiglia, the

lo” fabbricaffc, o che-'cda' ſuoi .Antenati

non le fuſſflfgbbrieatduna Torre avanti

la ſua Caſa. La ,Cappella più venera

bile per antichità', .che ſia in &Petro

nio, è quellade’Bolognini, (b)iqua

li verſo il x330. chiamarono Buona

mico Buffalmacco a dipingere nella

facciata finistradella medeſima il Pa

radiſoe l'inferno. Anzi, perchè det

.ta‘Cappella restaſſe perpetuamente ad

onore di Dio uffizíara , ſino dal 1408.

Bartolommeo di BologninoBologní

ni v’institui_ un pingue Benefizio,_o

y ſia una Cappellania .perpetua dotaó_

ra di vari.` ſuoi Beni , riſervando

ne il Padrónnto nlla'ſua Diſcendenza'

che perciò anco preſentemente ha la

- '- l' , *AJNO
 

nel Libro intitolato.:l Instruzione delle coſe

not-bili della Città v'di_;B'rll`og\'1ra'Dic. pag. 190.

(a) Leandro Alberti loc. eodem roma-.lib

e.. dedica-dall'anno ”L5 7. - .ì - `

(b) Ghirardacc.tom. a. lib. a0. pa g. S}
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Nomina, .come consta dal di lui Te

stàmentofatto _li to. Febbraio 1408.

pair-Rogíco di Lodovico uond‘am Bar

tolommeo Codagnelli. ell'antichiſ

ſima; Chieſa di S, Stefano, e ben poco

dopo l' accennato tempo fondarono

;ma Cappella dedicata a S.Gi0vanni ,

come inſegna la ſeguente Memoria in

detta Cappella eſistente;

’ flçmeizfidemfaciçm‘ìamſi dícandamque

Divçjommi- Evangelist-e anno 1 3 3 5. re

ficz’endam mmm anno 1568.` Gen: Bolo

gnina C.. . ..

' 5. V11. Ma già ſiamo a Lodovico

Dottore e Senatore, delle cui Ope

re, *tr-'preciſamente di quelle ſpet~

tanti al ritrovamento delle famoſe

Pal-:dette Piſane, ~iſo noníne parlo .

Il nostro .Archivio Ìha *un legale

Tranſunto, delle accennare Opere

ſue , 'il quale la questione decide .

Gli Storici, tutti i Monumenti a ciò

ſpettanti cizaflìcnrano_.,h,che Lodo

vico Bolognini fu Dottor Colleg‘ia:

to (à)`di‘zBol0gna; ſu Profeſſore (li

Legge nella Patria , ed in Ferrara,- '

fu Avvocato concistoriale, Senato

‘~ ‘ N 2. ' re
 

W

(a) Dolfi , Aliäoſi , e vtutti gli altri Storici .

l
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r‘ç di Bologna , e di Roma, Com:

mendatore di S. Antonio, Podestà

di Firenze, Ambaſciatore a. Luigi

Dodiceſimo Re di Francia, a Lodo

vico Maria Sforza Duca di Milano;

ſu accetto e cariſſimo 'a questi-due

Principi, ai Sommi Ponteſici Inno.

cenzo Ottavo, Aleſſandro Sesto , e

Giulio Secondo, ed‘al famoſo Car.

lo Ottavo Re di Francia, il quale

(lo dichiarò ſuo Conſigliere. (Lian

to al Diploma di Carlo Ottavo ,

conceputo in forma. aſſai distinta. ,

come fra l’altre coſe vi' potrete accer

tare dalle parole, che ſono in diver

_ſo carattere, ’ ve lo dò disteſamente
.appiè della preſente. ' ì

‘ 'Che ſe pure avete genio di' ſapc.

re tutte le Opere fatte dallo steſſo

Lodovico , per compiacervi, ecco

vene qui il Catalogo cav'ato dall’Ali.

doſio, e dall’Orlandi (a)

’ Lettura‘ſufrer tofum fm- Ciw'le, É"

tanonicum. 7 _

.Lib. Confzliorum (ro. Opera inſigne,

e l'1

W…

(a) I Dottori Bologneſi di Legge Canonica

e Civile dell’vAlidoſia pag. x38. . ,- ..

Notizie degli Scrittori Bologneſi örc. del P o

Orlandi. ötc. .pag. r 91,' ' `
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e ristampara più volte anche di laì da

Monti. ~ p

Traó't'atu: de lndulgentiis (ſe.

Hzflori‘o Summorum 'Pontificum .

./zdditiones ad ma. de Succeſſioni

bm* ab inteſtato *Nicolai Ubaldi Teru

fini.

Additioner, Summaria, Z’F‘ Reperto

rium ad Confilz‘ajoannis de .Armenia

ddditione: ad Opuſeulum Signorelli {le

Home-dels, utrumPreferendmfit Doííar ,

rmMiles.

trldditiones ad Trafic”. Guidoni: :le

Suzzaria , detormentis, five de Incli

eiis, (/9' tortura. ,

Vitae Sanfiomm Floriana' ,juliamex’oî

Tromli. ,

uídditioner, e’fl‘ correlîl‘ionesv ad Trit

fiat . Cattaldini de Boncompagni; de Viſ

ſo, de… Tramlatione Sacri Concilii Bafi

lee ad Civitatem Ferrario.

Commento «il Privilegio diñ Teodo

ſio il giovane z per la quale fatica ,‘

come da Breve diretto al Lubgote

nente di Bologna, gli fu da Papa In.

nocenzo Ottavo aſſegnato- un- .annuo

stipendio di mille lire. Per opereafa

tica ſua pubblicaronfi alle Stampe li

Configli dell' .Abate Sirolo, ed il quarto,

N 3 Volu
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,

Volume de’Con/ìgli del famoſo .Andrea

Barbazza. In oltre un Codice fi vede

nella ſuperba Libreria di S. Domenico

di Bologna , fatta gia fare a proprie

ſpeſe da'fondamentidalBolognini, il

quale contiene gli Statuti de’Merca

tanti, Caflìeri, Artefici Sec. della Cit

tà di Bologna, compilati ed illustra

ti dall' aurea penna del gran Lodovi

co , e da più Papi, Confalonieri,l e

Magistrati della Patria confermati.

:Non mi renderò forte circa la ſtima.

vdai Letterari profefl’ata alla impareg

-giabil mente del Bolognini, col Pan

cirolo, (a) col Manrua , e con cent*

altri noti accred-itatiffimi Scrittori .- ri

ferirò ſoltanto le approvazioni di quin

dici Giureconſulti , che in que’ tempi

rendevano illustre , e invidiabile l’ Ita

lia, e l'Univerſità nostra. colle famoſe

loro fatiche .

Giovanni Zam' ( notate , che tutti

approvano' la celebre fatica del Bol0~

gnini di proprio carattere , e col pro

prio Sigillo, toltone uno, che , per

eſſere inſermo, ſìſervì d’ altra mano l

- Gio

W

(a) Il primo de ClaLLeg. Intel-prec. lib.z.c.

1 30. ſol. 2.89. il ſecondo de Vit. Illuſìr. Juriſ~

pwd. 5. 1 69. ſql 47.
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Giovan Zani adunque chiama. Lodovi~

coBol'ognini prudentiffima , e acutiſſ

ma Interprete, Cavaliere infigne, Citta

Î‘dino mlendzflimo , e il ſuo Conſiglio ele

gantiſſima.

Baldaſſarre Maltacbitti dice lo steſſo

Bolognini eccelleatiflimo, e preflantiffimo

Interprete ,4 munito della dignita‘ equeflre ,

e il Conſiglio elegantijſimamenteſcritto . ’

Girolamo Zanncttini così : il dedotto

egregiamente , e copiofamente.

-Î‘Pier .Antonio Taſello vuole , che un

t'ale Conſiglio 'ſi abbia per, giuridico ,

deciſivo. .

Troilo Malvezzi nomina Lodovico

Bolognini molto benemerito, ed il ſuo

Conſiglio elegantiſſìmo.

Giovanni de Sala, come il 'Paſello .

Floriano Dulfola , .Ago/lino Zefi ,7 e'

Caldarina Caldarini approvano , e lo

dano i1 Conſiglio in tutto, eper tutto.

'Pietro canonici dice Lodovico gene

rofii , e magnifico Conſultare .

Florio Nave aſſeriſce il Conſiglio

elegantemente efpoflo. ,

'Petronio Zagni, come il Dal/oſo , il"

Zefi, ed il Caldarim'.

Domenico Ruflb veneta Lodovico

- quale chiariflimo Gim’econſulto.

-' ' _N 4 Bai ,J
a
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Bonifacio Fantucoi deſcrive lo steſſo

per magnifico, egeneroſooonſulente , ed

il ſuo Conſiglio lavorato con. mirabilev

artifizio, eſublime eleganza-.fl ./

Giovanni .Antonio Bottom' termina:

le raguardevoliflìme approvazioni ,
chiamando Lodoſſvico Bolognini mas

,gnifiea Cavaliere ,; e celeberrimo Conſul

{ore ..

i aggiungo a tutto questo,-ch”cgli .,.

cioè lo steſſo. Lodovico ,, ſu figlio dis,

Gio-e di Luoreziolſolani , (a) ch’eb

.he inMoglie Giovanna (b) Lodoviſif .

come da diſpenza di Matrimonio , paſ

ſandoviñ- già*: fra: di loro stretta pa-ñ

motel-'a ;4 ed ebbe ſei Fratelli, e due

Sorelle ,. cioè Franceſco, chezſposò

Elena (c‘yorfi, Niccolò Geſuato ,o

Tlìáddeo altro fratello Senatore. e ma

rito di Domicilla (d) Piateli, 'Gio-

vrambattistaL parimente. ſuo fratello ,.

che

/ 
….

(ìa) lſiromento dotale 1470.29. Novembre, l

R’og’îtodi Melchione, e Lodovico Panzace l

chia .

. (b) Diſpenjſarfli' Matrimonio: m. Mfiggiai

F271. Rogìto di Nicolò Beroaldi: >
(c)’- Dore 1483.23. Dicembre per Rogito díſi

Bartolomeo Panzacchia ..

(d) Dore 1433,1MDkemb-RogBarmlW-'

meQ-Panzacchir.. i
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che ebbe in Moglie Giulia di Carl*

Antonio (a) Fantuni, Giulio Fratel

lo pure di Lodovico, che ſposò pri

ma Lucrezia Sampieri , ed in ſeconde

Nczze (b) Eliſabetta dalla Rovctc ,

cd eſſendoſi fattaMonaca. in &Loren

zo, la Lodovica ſua Sorella . Ellenz

altra ſua Sorella ebbe per Marito Tom

maſo (o) Piateſi. E finalmente Giro

lamo altrodoro fratello , il quale ſpo

Centilc (d) di Niccolò Castelli .

dai quali, (come dall’opportuno tral

,cio dell’Arbot-e di genealogia, posto

appxè della preſente, avanti il Diplo

ma di Carlo Ottavo vedrete) per ret

ta linea giustificata di grado in gra

do, e di perſona in perſona, come

appare dagli autentici documenti quì

ſottoposti, (e) legittimamente diſcen
N 5 dono ì

 

(a) Dore 1484.31.Dìcembre R ogito di Bar

tolommeo Panzacchia .

(b) Testamento di Gio. ſuo Padre x490. u.;

Agosto Rog.di Franceſco Formagliari .

(c) Dore x471. Rogito di Lodovico Pan

zacchìa . " '

(d) Dote 14-93. lib.C. ſogl. 1364 `

(e) Matrimonio 1 571;!. Ottob. Rog, Fran

ceſco , e Marc’Antonio Golſardi . Dote 1588.

30. Apr.~ Rog- Carlo Serafinhl Dore 163°- 9
SettembreſſRog. Pietro Grandi,`
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donoi viventi Signori Marcheſi B0

lognini . Ma paſſiamo alle onorare

"Memorie ſpettanti allo steſſo Dottore

'e Senatore Lodovico. " ›*L'Alidoſio (a) nell'appe’ndice, di- i

chiarazione , e correzione del Libro

de' Dottori Bologneſi öcc. conſcrvò

nnEpitafio dal Cavalier Caſio fatto

'al nostro Lodovico: 3 * q

In l'una, (F l'altra Legge Lodovico

Ettelfo fu il FelfineolBolognina.

Reflaurator d'ogni Tempio Divino,

.Epiù de’Toveri aſſai ,- che di :è amico.

7 L'Amadi (b) e l’Alidoſio (e) fra gli

altri registraronola ſeguente belliſſima

ſepolcrale Iſcrizione di Lodovico, la

quale oggi ſi vede nella Cappella di

Sa_ Tommaſo d’Acquino della Chieſa

di S.Domenico t

D. O. M.

Ludovica_ Bològnino j. C. ae Equiti ,

_ ,Qui , .aim Banonix, Ferrari-equa

_Tura interpreta”, [9- ab Inno:. VIII. Pontzfl z

, Carola Galli-:rum Oálava Reg.

LMoviaMarin J'forzJ”ſula Duce ad relè-md,

Si i

~ &BB-?Pſ3e a obíltà diBl -gîv(c) Li Dottori Bologneſìoäan; 1P;



;Aleſſandro Machiavelli. :9,

.ſibi de iure aſcitu: ,

vFirm-”Hamas litilzm íudímndíx V. Vir ,

Ex Prato»- fuifler ,

Ab Alexandra VI. Pont. .ſenatore Rom. def.

Et aJu/Ìo H.Pont-XL.Vimtum adepti”,

Ab c’oque Legatm ad ludoviaFranaXlLRtg

Romam legatianem mulijfet ,

Bono”. ”diem anno’ LXI. Act.

MDVIH. Florentiwr obii! ,

[Bartbolomzem Eq. .19v ,ſen-1t. Bono”. 1-'.

Pam‘jo. Mar. Eq- Pam”

F. CC. MDI-Ill.

4 Lo steſſo Alidoſio (a) cene dà le ſeo'

guenti, che ſono nella Chieſa, e nel

Convento di S. Domenico di Bologna .

Velia prima però‘più non ſi ritrova,

per eſſerſi perduta, quando _fi ristau

rò la detta Chieſa.

Divi Dominici capiti: Vmerandí

[Tramlatio , Z9- conflméîioÎ (9» amati”

Tríum .ſacellorum ajíantium ,

Cum io J'ai-ontario' .ſepulcro ,

- FaéZa un: per Nobile; Confort”

D.Ludouicum, L9* Dda-mmm de Bolognini: ,

JE”propria tantùm a”. D. MCCCCXCIH.

.fac-el!. [71(ju: amphſſimi ſirm‘í. ornatuſquc

Faéîafunt per Nobile: Confort”

D. Ludwh‘umbv D.joannam de Bolognini! ,

N 5 Et 7

(a) Lib. eodem Pag. x58. x59.
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Et juſſuſpeä. aegeneroſi _

Nicolai de Ludowj .ſunymtilzuor harñerſum eîur ,

Nemo” Dii‘ìor. pro maíori parte

A”. Dom. MCCCCXCVIII. `

.Nel Refettorio dello steſſo Convento

_di S. Domenico .

' Divo Dominica ,ſacro Pwd. Ordfundatm’

Opus a’icatum …

Cura i?" impen/ir

Andar-ici Bolognini Equ. ae jureeonfî '

.Eíjoannx de Ludoviſi” ejutconjortir

Pflfüfífliflîet’- An. .ſul. MD. Cal. daga/fi. p

1 - Nel primo, Chiostro grande di det

-to :Convento vi è »una Colonna, che

ſostiene una Statua‘di szìDomenico,

con la ſeguente Iſcrizione. E notate,

che il Palagio Lodoviſi divenuto di

ragione di Lodovico Bolognini, e

dallo steſſo vivente donato , ed in par

te eziandio a ſue ſpeſe ridotto ad uſo

di questi Religioſi ,_ giungeva dalla

{lrada inqáaccia al Palazzo Ranuzziſi

no a det Colonna .- ‘

lAn. Dom. MDVH. Die XXV11. Februarii ,

‘ quo die bie fuit

Juli”: I1. Pont. Max. Bono-m Liberator ,

' D; Do
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D. Dominica .Ad-varato ſuo

Confort” de Bolognini: Diario-view ;13s D.

_ſo-mm: dic-mm: .

,Sopra la Porta della Libreria

csteriormente : '

conſorte: de Bolognini: eonflruxerunt 149 6.

PP. Cor-verita: .buie venir/lati danaro”: l 69 3.

Sopra la steſſa Porta interiormentc;

. , 1 '

.21mm llluflrijjîmi olím Confort” D. Ludo-vie.

ds** D. _ſomma de Bolognini:

Bibliotheca» murificemzſfima pic-tate

Aſolo erexerum , ad laqnrfbrzmam depillam ,

DolatamJnjç-ulptam, ormiram, P . P. lau’u: nlmi

Cwnolrii Dei , L9- Patriarc. Dominici peculiari

Patrocini-rire pròvidemia illuſz'rarurt .

A”. Reparariorii: MDCLXXXXIV.

A queste accoppiò pure le altre due

ſeguenti, come tangentielleno anco

ra la perſona del mentovato Lodovi

co . La prima 'fuori della Cappella

delle Reliquie a mano ſinistra, e la

ſeconda dentro la Cappella, nella qua

le anticamente stavano le Reliquie .

` D.O.M.
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.,\

I.). Oo MQ i

satru'm ‘D. Dominici Caput;

.- Quad ad-tria ferè ſxcnla f A

'1'” Satello NoÎbilium de Bolognini:

0b 'grati animi teſſeram

Ergo Ludovicum Fundatorem ,

Lt maximum Benefnöîorem

Hnjuſce Cwnòb‘ii 'Patres

» z… e i lndnlſerqnt cqnfidere,

Sac. Congreg. Epiſde’î Regular.

Huc transfer-ri deerevit,

juflìtque gefla [ignari hoc marmo”

’ Quo anita inelym Genti:

Sí‘ll

v 'z- "Pie-tar, e?" Dm” l

iq Terenniterflarent.

‘ [.4. D. MDCCXÌ’. Die XIII. Sep:.

D. O. M.

Sacrnm D. Dominici Caput,

Quad ad tria ferme [aula

In majori ex tribur Sacellír

Nobilinm dc Bolognini:

0b ,grati animi teſſeram

Ergo Ludovicnm Fnndatoremp,

Et eximium Benefaó't’orem

Hujuſce Ca-nobii Tatre:

Indulſerant confidere,

.xtfofl. .duff. binc aliò z‘ranslatum fuit,

.Am
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Amile-mila: 'ulrro i'm-lyric Gemùl’rómpotibua,

` Qui, ut tradita”: per :Avo: .

a :In Tradic. 0rd. benemerenti-e een/?im

‘” v Î 'Pia fienbre ditarent, ` z

. Eidem ad uſum nova Fabrica: conflrue’nd

lla-ram ex Intel!” cum panca cancameratione

Liberaliterconceſſerunt

f t .Anno Domini MDCCXVII. , ,

' 5.~VIII.De‘PòlìeridiLodovicoquì

îfiavrelîb’e a parlare-z lmaéſſendo egli

'aio cognitifiimi, ſuperHua affatto co

ſa è più di loro il favellame ,- co

me per questo ancora nè riferiſco ,

che il Sangue Albergati, ‘Amorini ,
Ancarani , .Ariosti ,ì :Bargellini , .Ben

ctivogl-i , Berici", 'Bianchi , Bianche:.

ti, Bolognetti, Bon'ſigſiuoli ,- Butti

gari, Caldarini, Canetoli, Caprara,

Castelli , Coſpi, Ercolani , Fantuz

zi, Fava , Fieflì , iFoſcarai-i , Ghifi.

{ieri , Graflì , Gran' , _Glozzadini f,

Guastavillani , " Gui‘dalotti- , Guidot‘ó

ri; çefii, Iſolani z' 'Lambertini , 'I-.o.

doviſi, Malvezzi, Manzoli, Paleor.
ci, Paſi,'ſiÎ’epoli`,'Piateſi, Orſi, Rin;

ghieri, -Sampieri, ,e Zambeccari öcc.

{i congiunſe con li Cavalieri' e Dame

della Bolognina Stirpe; nè annovero

- denaro-ri, *gli Ambaſciatori, i Dot

ì - tori
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toriCollegiati, i Governatori, iCa-ì

valierí de’santisteſanoz e Lazzaro ,

liUdicori di Rota, i Guerrieri, e

e altre qualificate -Dignità al merito

de' Bolognini offerte da più Pontefici,

da Pinko., da cardinali, e dalla Pa.

tria; giacchè le uostreStorie ne par

lanoñ a ſazietà-,- ed »I gentiliflìmo e

'findioſo Signor Conte ( 4 ) Gianan

drea Savicli nel ,bclliffimo Albero di

genealogia di queſta Caſa _da eſſo lui

.con indicíbzle Earicae ſludio celluto,

vyone in ſerie ſotto 374. numeri al

.Ìtrettante Perſone formanti questa Fa

.migliac ma quello, che rende parti

.golare e~ñragguardevole detta fatica ,

óe-la‘Bologninastirpe, ſie, che prin

,cipiando da Bargheſano Padre di Bo

Jognino , .vale. a,dire dalla terza Per

. loris-:dd lQl‘O‘AſhCl‘O , principíano

PKÎEÃDQCUÎUUÌÙ‘S che formano il ca

wear-ec illzíiflimjivq più difficile a ri

Jagvatlì odio gonealogie delle, Fami

.: l \ p _ ..7 tglieç
 

( a) [l digníſiìmo Padre di questo Cavalìe*

re Nobile Padovano e Bologneſe , vive in qua

lità dì NTueflrJdcllePoste‘di"Vicnna per. Sua

Maiella C. Ceſarea ,. e ſu marito di- una Dama

della medeſima Caſa Bolognini ,_ da cui è fla

io procreato il detto ſuo fialio . `



:Aleſſandro Matccbiavellz". 36-;

`glie.; Si pubblicherà quest" Albero L

che dal- quindiceſimo al ſediceſimo Sc

colo 3 o ſia dal famo-ſo Lodovico a'

Noi, corregge alcuni abbagli` degli

Scrittori , che ingannati‘ da più No*-`

mi ſimili, avviticchiarono ad uno le
azioni e le dignitàdellìaiero :ma pet*

eſſere coſe dl poco momento in ri

guardo al' numero , alle azioni , cdi

ai tempi., fc tralaſcio.
Al fin ìuì detto a iunoo urewunz

più luminqoſo caratteë? , cîie g-l'onow

re degliv Al ri ,7 e rammento; i Servi,

di Dio uſcì i- da questo-Lignaggio ,t

che di quello vanno adorni- . Il Bea
to Niccolò di Giovanni B‘ologniní-ſſ

e- di Lucrezia Iſolani ſu- de' Geſuati

(a) nel 1462-. Andò il primo al?

Convento di S. Girolamo di Mila-vi

no , ove la Religione ſua era stata’

chiamata,- e ricevuta per Cittadina ..

Li Duchi Franceſco Sforza , e'- Ga

leazzo Maria ſno figliuolo , i- Som-v

mi Pontefici Pio IL epPaolo II. tencñ~

tamente lo amarono , e ſe- ne 'ſervi'-`~

rono

(a) ,Dolfî dìG.‘Jîb.p3g. 1'89; Bombaci Me*:

 

\

\

marie Sacre degli Uomini llluſh-ì pei-titoli, `<

e per fama di Santitàñ della Città, diBologzÎax

Hag- 97ñ93.~ - "

s
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tono in affari importantiſſimi ~. IL

Beato Antonio pure Geſuato ,z Suor

Apollonia , ('41) e Suor Febronia

furonoanch’eſſì del medeſimo Co.

gnome avventuroſi rampolli . La pri

ma fu maritata , ed indi per la mor- -

te del Marito vesti l’Abíto del Terz’

/Ordine di S. Franceſco . E’Beara ,- e

Dio per mezzo di lei operò stupen

di Miracoli , liberando ſingolarmen

te molta gente 'invaſata dal Demo

nio, _ſovra cui ebbe grandiſſimo po

tereà, non meno del ſopradetto B.

Niccolò. Il Corpo della Beata Apol

lonia è ,ſepolto nella Chieſa delle

Monache Terziaric unita alla Chieſa

della Santiſſima Annunziata, posta

fuori della Rortadi S. Mamolo. Ecco

la ſua Iſcrizione:

condita CaPſa efl Imc soror ,Apollonio

dignè,

gnam, quae iamfecít, firmant míraenla

sanéíam.

Nupta priùs Civi , ſed poll Vidua ipſa

remanfit .

Franciſti tandem ſeſe vefle induit almi.

Vinit ,/lnnos 75 .obiit 24.die Martii r 5 3 3.

Suor

(a) Bombaci part. 7.. pag. 7.!. a2..
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Suor Febronia poi fu Monaca in

S. Pietro Martire . Ebbe famigliari le

estaſi ; e dal celebre Cardinale Paleot

to Arciveſcovo di Bologna, che ſeco

era andato a parlare, fu veduta in

estaſi . Morì nel r473.datutti tenuta

per Venerabile .

` 5.1x. Dopo tuttoquesto, date ora

un' occhiata alle pubbliche ſontuoſe

Fabbriche dai Bolognini nella Patria ,

ed altrove innalzare . L' Amadi (a)

le~registra tutte , fuori delle Torri ,

e dei due magnifici Palagi da' Signo

ri Bolognini alzati nella Via di San

Stefano.

IN S. DoMENxco.

La Libreria , e Reform-io del Convento

di S. Domenico.

La Cappella , e lìepofitorio‘della Teſta

di S. Domenico. ‘

Nella predetta Cappella oggi vièun’

Altare dedicato a S. Tommaſo d’

Acquino; e la Testa del Santo Pa

triatca è stata traſportata altrove .ñ

La cappella anneſſa alla ”medeſimo`

.Due .Ai-che.

La .Se-'poſtura di Lodovico Bolognini . i `

IN

___.> _`__`_, __ ________.___._.—-—-.

72) Nella NohilÃÎlÎBologna pag. 8x.

\
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~ Una Cappella..

IN SAN PETRONIO

Una Cappella antica amata, e' dipinta

per mano di Buflalmacco Buonamicco.

Quì s’in'gann'a I’Amadi ,, mentre Buſ

falmacco dipinſe la ſol-a parte fi

nistra di detta Capella, come ſiè

detto ,

Un’uzrm.

IN S. GIOVANNI I-N_ MO'NTE.

La cupola principale ,della Chieſa.

Una Cappella . -

Due .Arabe.

IN …S.Mmua ma? SERVI

…\

.o Un’uzrca.

IN S; MARIA MWC/moana.

Un'area..

fl IN S. PIETRO»,

‘ .4d un .Altare dedicato nlsantxflimotî'ro-`

”fiſſo , un Bcnefizio, o Cappella.
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nia ſorto il titolo di &Vincenzo;

p fondata nel r5 i ;il daBartolommeo

y' Senatolre ,_ efigl‘iuólö-'d'el Senatore

e Dottore Loddvíco‘Bologninieol

' patronato‘riſervato ill’rim’oge’nito

della ſua Proſapia, che‘p'erciò au

co preſenremenre ne gode la No

mina , come per Rogito delli 14.

` Marzo' isrg. ~` di LEl‘col‘e dall' Oro

Notaio di,Bologna. î

1L; s; Mariah-.im'Mim-Aiuti.

Un .Altare.

E.;~`

NELLA ClìiIrſſiisA D_I ìsisìr‘nrll’uo .

Due Cappelle anticheír.~ ~ _

Tre .Arabe. ’-'*² l?

NEL ÎCONTADO DI BQLocNA.

La Chieſa della 'Pieve JTS. Gregorio di

" Dugliolo fu ſino dai fondamenti-eret

. ta' dal ſuddetto Senatore e Dotto
ì' re Lodovico, e poſcia da Bartolom

meo Senatore di lui fi’îgliuolo, che,

ne riſervò il patronato .L onde og

` gidì pure ladi‘ -lui Diſcendenzaſîne

P° '

\
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poſſiede la Nomina. -el 15.19,_ ſu

dqçatazconievper lìqgiçofli Giro- `

lamozçacrzançiindatzdélhàa-Ago- l

: sto 1519.2801”; l'a Porta .piccola di

ñ Chieſa-vi è, la. ,ſeguente-1 I

.;, crizionp- - v. ~ i

Templum hoclcrçgorianìm confirm' fecit

_7 ,Sp-off., Mitì-t, @guri: vDorît‘or D. Lu

z. devices. 14m: -xſcſiologninis, anno

1485' ñ `~’.i-)'i. -~ ²

i `.S. X. In oltre eccoyí'zquì le più il

lustri ~Lapide , che ai Bolognini appar

tengono . Una ſpetta al famoſo Bar

tolommeo ſigliuolo dipBolognino di

,Barghefano ,fiche alloggio il Nipote

del Re di Francia, da cui, come di~

remo, fu canto distinto. Ella è nella

Cappella de' Santi Re Magi da eſſo

loro in S. Petronio fondata e dotata.:

Hot efl sepulcrum egregiiflcflrènui Militis

i ,bominipBçzrtbolomiei deBologniní.;

Huju: Cabella botatorisfl’fl‘ſuoramHxred.

FaéZum_ MCçcç.d. Menſe Mqdii., …i
Oſſorum jſiateotium .Anima requieſcantſi i”

paco . .Amen.

Sopra ,la sîepolturaìriinpetto all', Alca

'v - rc l

.
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rc di S. Giacomo' della. Chieſa di S.

tMaria de’ Servi ſi legge questa -Meñ

moria appartenente ad Andrea fi

gliuolo di Bartolommeo ſqddetto , e

marito di Camilla d' Egano Lam

bertini . Eglimorì primañdel Pa

dre , come da questa Iſcrizione a

ma non' ſenza posterita:

Hoc efl Sep.egregii Vin' .dndrflienni inilit.

.Domini Bartloolom. de Bolognini: Bananiae ,

,Qui obiit .Anno Domini MCCCC.

.Die Menfi: Maji . . ..juorum Hcercdumque,

' Cnjm‘ .Anima ſepmequieſcat in pace. j

In S. 'Giovanni inrMonteiſopi-a la Se

poltura de’ Signori Bolognini: l- 5

joanniBolognino Fronciſoi filío , Viro cla

riffimo , atque integerrima‘ſua cum

coniuge cariflima ſcpulto. Filii Piera

tis ergo 'Parri B.M. poſnerunt. Vixit

anno: 74. obi’it anno ſaluti: 149 5a*

menfis Novembris.

Nella Chieſa .dTAraceli di _Roma vi è

questa bellifiìma Memoria :

of il.

Bar
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L,

Bartholomao Bolognino 'Patritio Bonom'enfi

ob exim’íam iniure dioendiprudentiam ,

` “i (F'religioneue

ajulio II. 'Pontifìte Maximo

" inter Urbano: XII. Viros afoíto.

*' ` Obiz't 1510. Menſ. Septemb.

Vincentíofratri , dum Tribunorum Tlebis

Bon. ad Tantum Tertium

Legatum ageret, 'vita f'unt‘t’o 1540.

- die 24. ,Augufli

_ſcanner María Bologninus EqueaSRRQ B.

apud 'Plum Quartum

Orator Gentihſuis Tof. I 564.

Nella Cappella di S. Giovambattista

della Chieſa dedicata alla Santiſſima'

Trinità in S. Stefano, abbiamo questa

Lapida‘ e ’ .

D. O. M.

glam pie legato D. Het’foris Bolognini

Sui Muſei

Supellex S. S. XL. Martyrum decori ceſſìt,

Tam derote D.D. Bartbolom. c’a' Tbaddau:

Ejur Conſubrini haredes Teflamentaríi

Hoc Sacellum `

Ornari ourarunt an. Sal. x640.

In detta Chieſa nella Cappella de'. 3

Santi Re Magi.

D.
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D M3

socellxm boo poſition w'

.olím- ”ibm- Magir '>3

.A Geme‘TologniM

Joanne: Maria Bolognini” .Tu ì'

Blues, e?” Senato:

i sarcirit-ornavítque

,Anno DominiÎMDl-.XVL I .

~.ìM.—:.\1ugufli.~›. .-1

l \

~ 1

Sopäia la '-Sepohura ‘ `*di detta

Cappella; _ "

. . jo. -de- Eolo.- - ‘c -._ '5'! - JE"? Merediana-U13'

z Ì.,L-~-s, ;4,29; 'rr-“s >

'ñì , Jo, Mar. Bol; Eqó‘flſfl'ffl 'gf-cf;- ~ Refl- iulliv-ó ì ‘ :Î

` ` .fl MñDL-XVI. ì' ì,

Reliquum 'Put-ro - ì

.Re-[Induno _

IM ìD 'DX-V I» E

Mi dagli/Zi.

_ - i ,(T_

Nella i‘ìeſſa-Chíéfrui Muſano al;

laiperfine ſi trova la ſeguente Iſcri

zione.- Î * ›

-., .

).\'\ '.‘. '4'cpr-fc. Tom. i (ſi) Ma
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Iſcrizione terza .

-[-ſ

-‘.\

Ltldwicum-..Afldcgavem Caroli VI.

. x Galliar’um Regis Nepotcm .

Tvfl-adeptam utríujque Sitili-e Coronam

uíjoanne XXIII. T. M. Bononice

'o 'è m.;ſummis bonoríbus'cxceptum .

o Hisjn A-Idibm Hoſpitem habuít

’ Bartbolomxm Bolognini” anno MCCCCX.

l

Qi ab eodem Equo: dicîus, Gentilitio

i Staminali Lilium ',`

.Avira Gale-e Coronam , Virginia" Effigíem

22.'. _"lî‘ì Gàllímmquc *Lemma " -'

111_ propriaeFamilz'x ornamemum obtinuit .

:ñ 2 a." Regia bu Manera

.Earmzdèmflìdium laquearib.altim ewélis,

.Ac rcliguo, -q’uod antiquam‘venuflatem

7.:' o . … «non ’redolcbat,

. Muxz'milianus Bo'logninur-a diffo

;p.51 Bartbolom-eo-defcendcns _

Talìa-0mm Memoria; mandata vplm't ,

` .Anno MDCLXX.

Ed eccovi già quì dificſo, Rivcri

tifiìmo Padre, quel tanto, chcdiſare

mi era proposto, ſperando, ch'a Voi

non meno, che a' Signori Bolognini

{oddisfara , anzi pago renderà cibi che

4:...: -Î ’ la e'



./
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Iſcrizione terza .

oí-J

. ,1A , ` i

Lmloricumñ.Amlegnëvencñ` Caroli VI.

‘ .fx Gulliarum Regis Nepote-m v

Tofliadeptarn utriujque `._S‘iri1i4 Corone-mr

uíjoonne XXIII. ‘P. M. Bononí-e
11.". m-:fiemmix bonoribm’exetptum' .' ì

' o. o Hi:. in Edili”: Hoſpitem babuit

” Bartholomieus Bologninu: armo MCCCCX.

Qui ab eodem Eques ditîns, Gentilitio

xs'temmáti Lilium; '

.Avira Gale-e coronam , 1/irginis Effigiem

ríçez‘s- .Gàllizumque lemma -‘

In, proprie-Familia- ornamentum obtinuit .

z' . ?Ls Regia bio-c Manera

.Earundèmflîdium laquearibflltiu: ereäis,

.Ac rcliquo, quod antiquam‘venuflatem

1:' 2!, .o ,non 'redolebat ,

. Mnximilianu: Bo'iogninur-o dio‘ío
;ii ſi~ Bartbolomeodcſoendens ì

:Poflerorum Memoria; mandata voluit,

' ` .Anno MDCLXX.

Ed eccovi gia‘. quì disteſo, River-i

tiſíimo Padre, quel tanto, chediſare

mi tra proposto, ſperando, ch'a Voi

non meno, che a' Signori Bolognini

ſoddisfatta , anzi pago renderà c‘hi che

Î ñ~ - ’ - - 1a. .*
*4.41. x



./

  

  



  

  

.i Nobili e Parri

lori Conti Bolognini .

r—.._-.-_V—-..—
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«fia ': ſcbheneio'ſono poi d"aſſoluto pa

rete, che troppo anche :ſi ſizì’ſatto;

mentre non può--darfi’chi altrimenti

creda. d’una Caſa per tanti titoli illu

stre e nobiliffima. Ma pure io lo vol

li ſare per tutti quei motivi,. che ſino

da principio vi additai, e preciſamen

te per indennità di mia condotta, e

della nostra onesta. Delreſtoio ſome

meſſamcnte vi ſupp'lico m primo luoó‘

go d'inſerirela preſente ne' vostri dot

ti Opuſcoli, epoſcia di compatimen

to z afficurandovi, che ſerbo per Voi

un infinito riſpetto, anzi un deſiderio

ſommo d’ubbidirvi, per cosi meglio:

paleſemente ſarmivi conoſcere, qua

le inceſſantemente vi ſarò oſſequioſiſ
íìmo Servidore . "ì ;Qui va l’.\lrbore.

In Dei Nomine . Amen. ›
. i , "1

- Niverfis Sec. qualiter in Libro ſi

i gnato IX* Dec’rffietorum, 8c Lega

tionum diverſorum' temporum, 8c di

verſarum Perſonal-um existence, 8t conñ_

ſervato in Armario Camere Aé’tornm ,

Archiviquepublici hujus Civitatis Bo

non. inter alia-in eodem Libro colli- _

gat. ö: ſignanter fol.67. legitur infra

' O 3 ſcri~
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{críptum privilegium tcnoris fequen

cis, .videlic‘cr. - ñ

In 'Christi Nomine. Amen. Quo
niam exígcntíbus freqſiucntum ncccflî

tatum" articulis provideri uris (andia

ne cavetur , quod Tran umptum ab

Originalíbus ſumptum, ac extraëtum

fidc di nis aſſcrtioníbus 'comprobatum,

8c aut enrico munimine roboratum fi

dem ubique faciat in agendis ; capro

pterhoc est cxcmplum , ſeu Tranſum

ptum fidelitcr fumptum , 8c extraäum

per nos Notaríos infraſcríptos coram

Reverendo in‘ Christo Parre 8c Domi

no, Domino Augustine de CollísPro

chonot. 8c Secrecario Apostolico Rc

verendiflìmí in Chrifio Pan-is 8L Domi

ni, Domini Aſcaníí Max-ix 'Sforcíz Vi

ce-Comítis , 8: Sanótorum Viti, ac Mo.

dcsti in Macello Martyrum Sacrofan

«Sta: Eccleſia Díaconi Cardinalis, 8c Vi

ce-Cancelcríi ùííCívitatc Bononia, 8t

totius Provincia Romand-iolae, Exar

catuſquc Ravenna Apostolica Sedís

Lcgati Locumtcncnnin fpiritualibus ,

8c tcmporalibus univerſali, ab authen

ticis fide dignís, 8: originalibus Litte

ris Privilegii Scrcníflími, ac Christia

níffimi Caroli francorum Rcgis_in

Vl
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viäiffiini c’onceíſum Excellentiiîìmo

Equiti , Jin-is ntriu‘r‘qne Dodori D. Luz

dovico de Bolognmis Civi Bononiae ,

Sacri Palarii’ Apost‘olici: 'Advoc-ato

Conſistoriali , Iura Civilia ordinarie

legenti in hoc vetustiſîìflno Regia': Ci.

vitatis Bononiae Studio, in membra_

nis ſcripri, ipſiuſque vera, nota, .in

tegra, ac .conſueta Balla Cerea :alla

more Christianiſſuni ,z-uGloríoſifiìmi., a;

Inviäiſſimi Regis ín -pendentimunita -.

In qua quidem Bulla_ cerca era: Ima

go Regiaipfius Regis Caroli-in Ma

jestate Sedentis in Solioz ſeu Cathedra.

'cum Sceptro Regaliin mani’bus tenen;

tis ſuperìBrachio dextro., Corona in

Capire, 8c circum rotunditatem

Sigilli eran: litterae impreſſa: ~in~ dieta

cera , 6c circuiti circa Solium -erant

impreſſa Lilia' parva, 8c ab extra di

&arum Litterarum eram: ſcriptzinfra

ſcripta:: lit-tera .,’ videlicct :ñ Per -Reñ

em committe lineiiñ: 8c aliis pra:

- entibus _cum ñgni-s Secretarii 3:18:

aliis conſuetis.. {Sigillum vero predi

-ótum erat .appenſum .Privilegio , ö:

Bullae -przdiétz in. chatta membrana ,

&infixum diéìo Privilegio. Cujus qui

*dem Privilegii‘ tenorſequitur in hunc

4. mo~
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modum z '8c formam,ac de verbo. ad

'Sc-rhum, vide-[ice: :I

a KAROLUS Dei-grafia francorum

Rex univerfis præfentes litteras inſpc

&urís ſalute-m . Regalis munificcntia il

10s libenter axtollrít honoribus , se fa

vere gratioſo p'toſequitur, quos novit

ſcícnti-ís, moribus, 8: dodrina erudi

tosfl Hinc est, quod No: plurium fida

i dignorum relatu ad plenum infòrmati de

probitate, fciamtiaa deſcriptione, pluri

-miſque virtutum merítis, quibus bene di

leffus nofler Magifler Ludovica: de Bolo

gm'nis utriufque juris- Doííor , ac civis

30mm. apud omnes commendatur , ac et

íamsin’tuitu químiplurámormn {el-vitic

rum nobis' per diaum de Bolognínis

im-penſorum, aa quæ ſpcramusimpcnñ

di in‘ futurum, eundem Magistrum Lu

dovicum in Conſiliarium nostrum tc.

tinuimus; ac tcti-nemus -pcr.præfcntes.

8c in- -äéorumtconſiliariorum- nostro

rum Conſo‘rtio tenore præfcntium ag

cgamus. volcntes., ut ipfe deinceps

ono-ribus , privì-lcgiis,franchcfiis, præ

rogatívís, .liberratibus, ac aliis juri

bus quihnſcumque ,quibus cæteri Con

fihaxíi nostri utuntur, ucatur, 8: galli

A: dear*

i
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dear. Quocirca dileöto , 8c fideli Can

cellario nostro, aut commiſſoad cu

stodiam Sigilli ,r tenore praeſentium da

mus in mandatis , quatenus a diéëo’,

Magnifico Ludovico receptò priusJu

:tamento ſolito , ipſum in Confiliarium:

nostrum admittat, ac in nostris conſiñ

liisintereſſe, quoties opportunum fue

rit, honoribuſque , privilegiis , ſtar».

cheſiís , preerogativis , libertatibus, ac `

juribus, przdiéìis uti, 8c gaudere fel-ñ***

ciat abſquo difficultate quacumque . In

cuius rei testimonium Sigillum' no

strum praeſcntibus duximus apponen

dum . . , .~ i

Daeum Lugduni die nona Menſis

Junii anno Domini milleſimo qua

dringenteſimo nonageſimo quarto ,

ö: Regni nostri undecimo.

Ego Pinus qnondam Ser Pauli de

Pinu Bononize Civis.,; publicus Impe

riali, 8c communis -Bononiae auóìori

tate Notarius, &przſentialiter Nota-L

rius deputatus ad audientiam Cauſa-4

rum Eminentiflìmi Domini, Domini,

Legati Civitatis Bonon. 8c eius Reve

rendi Domini Locumtenennöc eorumffi

Auditorum , cum _intetfuerim przſem;

tauoni, 8c exbíbitioni ſupraſcripcarunt

O 5 Lic
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Litterarum -Sactaciflîma Regis Franco

rum Majcstat‘ís preſentata-um in "au.

thentica’f‘orma in chartis zdinis ſigil

lararum bulla cerca co’nſueta diäae'sañ

cratiflìmaz Regis Majestatiá ad bono..

rem , 8c commodum Magnifici Equitis ,

8c ſamoſiflìmijutis utriuſque lnterpreñ'

tis Domini'Ludovici fili‘i‘Nobílís Viti

Joannis‘ de Bologninis, Ci‘vis Bono-ñ:

nur-,prout «in eis li'cteris continetur

ſub Dät.,Lug_duni dieìnono Menfis ju-ñ

nii praeſenris anni 1'494. &etiam pre

ſenrationi ipſaru'm litt‘erarum, Tran

ſumpti, 8c exempli ab-eisñlitterís ſu

praſcript. prod'uéìjarum., ſeu produ&0~~

rum per egregium VirlunîSer Alber

tum, '-de Argelata Notarium z,- öc Cau

fidicum- Bonon. a-&ualíter- cotam- Re

verend‘o in Christo Fatte &- 'Domino ,

DominoAugustíno de CollisProrhon.

.Apostolico Lo’eumtenent. Reverendiſ

ſrmi' Christo-Patria' 8c: Domini s P

Légatif civita‘tisÌ‘Bonon., existence vin

@ajmer‘a ejus Reſidenti’aePalatii Magm

Gllr’itatis Bononiz, vice, 8t nomine,

&'pro parte ipſi‘us-Magnifici D. Ludo_~

~Vici de Bologninis‘instantiae, 8A pett

sioni diäi SerAlberti diſëèo nomine fa

&ae cotam- praelibato Rèverendo D.

Lo
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Locumrenente, diäasvlitteras cum eo

Tranſnmpto. przdióto ínipſius Reve

rendi D. .Locnmtei'ientis przſefltia au

{cultavi per me Pim-im -de' Finn una.

cum infraſcri‘ptis-Notariis.,- 8c ,dis lit

.teris, .8c Tranſumptoinviççm compr

darirepertis, pronunciarr, &declara

ri per' prarlibarum, Reverendum D. Lo

cum'tenen't.v litterasipſasſcum eo Tran

ſumpto-de verbo adNerbum concor

dati; 8t cammini, &.mafldari‘, di

&umr’I-'ranſumptnaí adGameram‘ ,, «ſeu

in Archivoxpnblicoë BQHGDÃR dçpo.

ni‘- , 8c conſervati ad perperuam

rei 'memoáam . Qiibus -litreris 1e

&is , 8c diligenter auſcultaris ;per

me Pinum ,Notariunr antedió‘tum

una cum inſraſcriptisfier’ Domini

co de Cathelanis, &Scr Hieronymo

de Ruffigltellis .Civibus,, 8c Norariis

Bononiàe coram ipſo' .Reverendo D.

Locumtìenente, 6c invicem deverbo

ad verbnmzconcdrdari vifis, -auditis,

3t compertisî per cpraëíafllnìſlìíevetens

_dum D. -Locuintenentem, pronuncia

vit,*' at declaravit ipſe Reverendu‘s D.

Lucnmtenens, ſupraſcrip’co 'Tranſum

pro fidem adhibendam "eſſe, .8c ſore

perpetuo , tamquam Originali_pro

\ .O v6 prio,
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'pria z- ?ſeu -díótís Ht-tens-propms ejuf

em Sacratiflîmae-Regis Majestatis ut

upra ſigillati:. ac ctíamñ-mandav-ít Cect;

gio quaiidam Ioannis'Bizini ejus Ma.

ce-rio, quatenus diaum Tranſumptum

Ofiicialibu's, &- Notari-is ad diäam

Came-ram Aéìsorum- Communís. Bo

noniæ - depuratís preſentare dcbcrer,

6a illis mandare, quod diaum Tran

fumptum in' ea cameræ dcpbnant- ad

«gqrpetuam‘nefimmoniam . ac illius

confervation'óxm Meo mandato pra:

libaci Rev-:rendi D.. Locumtenentís,

ac rogatus ab eodem Scr Alberto di!

1&0 nomine, in przmíflorumomnium

'fidem hic-*manu pro-pria ſubſcrípfi.,

Sign@ meo conſueto appoſito, ſubdi,

éìis mini-;ſimo , 8t anno ;die vcrò Mar

` vis. fecundo MenſisDecembrís. Prc..

fcmti-bus egregio, 8c vcncrabili. j.. U.

Dofiore D..»Fabritio= de Collis Ca

nonicoz- Feu'aticnfi, .Audixore præli

bgci/Rcvenendii DnLocumtcncntis c

mmíotyîU-;hdäare'n l’flroñdespañ

dissde-zlëav‘cnriz, &- Ludovico Odonís

de TamfiìniaCùrc Akxandm'flo -‘ præ

Rucrendi. D..I;.oc1untsnentís fa‘

muli-ari… .I‘c-Pcibus. omnibus. ſpeciali

tcr yoaati'g, a: adhibitis &e; LiB-ñSffi

. '- z ‘i - .- Egó.
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- 'Ego Dominicus quondam' Gaſpalsis

de Catbelaaiis-C-ivis Bononiz , publl-z

cus Imperiali ,çxöc- Communis Bonon

auäonit. Notai-ius, 'quia _vÒca-tus ,rogatus. -ſupraſ’criptaz praéſentatiom’ dl~

äi ſupraſcripri ſumpti, &exemplidd

litterarum Sacratiffinue Regis Franco

tum Majestatis munitarum-bulla cerca;

pet-idonee, 8c aliis ſolemnitatibus con

ſuetis , cumñ diéìo :proprio Originali

.intel-fui; '8c diétum Tranſumprut‘n una

cum diäo, Originali; coram- przlib‘atfll

Reverendoz-Dt Locumtoneneeurxſnpra

unarcum díétis Sen-Pino, 8c infraſcriñ

pro Ser Hicronymo .Notario diligen

ter, 8c attente, ac-ſolemniter dei .ver

bo ad ver-bum auſculvavi ~,~ a; ſmo-l

au-ſet’iltavimus etiam 'in zpracſcntia, dd.

Tritium, pei-.quam auſculeat. d‘iäum

ſumpeum, 8c exemplnm cum eo Ori

ginali de verbo-ad verbum-concordſiari

inveni,ñ& iflvenimasflidimimäicognqó

vimus .- Idea da .mandato .pra-fari* D,

Locumxenentis, 8t roìgatuszab :GOAL

berto diaço nomine ,. ad ipſorumſuma

Pri , exempli i. ac Originalis‘ concork

dantiaeplenamfidem,&rcflimonium;

8c perpetua” rei ,immer-iam… -manu
pxopriajſubſcìripfi, Sigma:ma ZIPPO*

. , 7 to ..
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fito-fconſueco, Anno, Menſe,&díe,

ac preſcritíbus Testibusſupraſcriptís.

I.. ‘ KDqmínícus. — - *

Ego *HierÒnymasrrfilíus’ hace: -d’e

RustíghellísBÒnoniaáfiívís ,-ì îpublícus

Imperiali, 8c Communis'Bon‘oniza'uñ

&cn-it. Notzríus , cumetía'm‘hujuſmo

di auſculgatíon‘í dílóti Orígínah's díä’aſi
rum Sacratifiìmz ì Regis Majestatí's

Frmcorum‘ licccrarum ín chat-:is aedinifs

dcfcríprarumín authentíca formacum
bullàèerea conſueta pcndìeîntc- cnm di

äo Tranſumpto vocatus; &rogatus in;

terfuí,una.`".cum díé‘tís , Ser Pino ,- & Set
Dominica Notaräs ìſubſcrí-ptís ,Îqnod

Tkanfumptum cum'díóìis litterís dili

genter colram Praeîlibáto Reverendo D.

Locnmtenentç auſcultavimus ſimul,
8c quia íhìvzícem culi-;terza aumdiáo

Tranſumpto de verboadyerbum con.

cord'ari vidímus , cognovímus , 8! in

venùñns-etiam in przſcmia dióìorum

Tèstíbſh'j-ìÎideö›ad Ìpſomm Tran'ſum

ptí, '8c exemplíriaq Originalis con

cÒrdant'í'xÉ'- plenam ?fida-*m , ö: testimo

níum , ac v perpetua:: rei _mcmqriam

híö manu Propria? etiam ſubſcri
pfi Anno-,ì Menſeî, _ díe,_ 8t przſçntíñ

bus jírëstibus Î-{uprafcriptis‘ - ,: S1gn`0`
'ì `› meo

I

l
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meo appoſito conſueto in p'raemiſſci

rum iidem .

-L. 5.8. S.

Ita est, ez affirmo Ego Vínccntíus

olím D. Ludovici Garganelh filius ,

Civís, 8c Notarius publicusBononiaa

CoHegiatus, Apostolicuſque, ac Im

períalís , ac unus ex dido Archivo pu

blíco Bononiz Pracpoſitis. In pracmiſ

forum fidem hic mc &c

L. at S.

LET”
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L E T T E R A

Del Signor .Abate Conte

GIACINTO VINCIO LI

.Al Sig. Canon.

FILIPPO VENUTI

D I CO R TON A ,

Sopra alcune Antichità Etruſcheſi

J ,
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Illn/lriſi. R'e'b'erendifl. Sign.

Potro” Colendi/Îr.

O letto con -l molto ~ piacere gli

eruditi ſaggi di Diſſertazioni

Accademiche letti nella' loro nobiliſ~

fima Accademia Etruſca , e pubblica

ti in Roma per le stampe del Bernabò .

Come ho l'onore d'eſſere anch'io aſc’rit

to alloro degno congreſſo , così vor

rei ubbidire all'invito di mandatle pur

qualche ,coſa in tal propoſito. Io tal

volta penſo che delritrovamento del

la verità della lingua Etruſca ſucceda

come ſuccede del ritrovamento del

la verità del ſistcmadel Mondo. Que

-Pto nell’cſſer ſuo è -vero , vcriflimo ,

ma. ancora fi fatica per ſcoprirne il

preciſo, e chi sàquando, e da chiſi

ſcoprirà. Ella sà che‘ultimamente nel

1713. il 'celebre Signor Caflìnbſpie

gando tutto ciò, che egli, diverſo

da altri penſava ſul ſolo.particolare

.della Terra, cioè, che i Gradi miſu

rati da Parigi" fino e' Cmlivre, L ne ll'

4 eſſer
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eſſer paragonari a quello che era sta~

,to miſurato dal Picard rraMalvicino,

` ed Amièns , e nèlſèguirne'che in Fran

cia i Gradiſett‘entriÒnäli erano più

picciolí chei Meridionali, mostrava

no pertanto che in conſeguenza la

Terra dovea eſſer una sfera bislunga ,

:il cui, aflîe era più lungo .che ilZero .ſotto,la‘.linea, e che perciò laſcia

ëfiguraraſſomiglîiava ad unjOvo, e ad un

limone , più che ad un formaggio d'O

.landa come penſarono il Newton',

-e'- l’íAugens, ſenza ritrarſìquestida tal

'penſiero ,._ non ostante che il medeſimo

'Signor Caflînícol Signor Maraldi 'nel

~continuare…le*operazioni del Picard,

e della Hii‘ fino a Dunkerken, tiran

.do a traver ` della Francia ue1}1718.

il famoſo grande Meridiano, nepub~

altre prove . E dijqucsto ſen

z rimëíto Înoſlroffl ancora il parimenti

celebre Signor Gio. Bernoulle, Pro

*feſſone a Bafiixaàí nella ſua nuova

-Teoría per rapp to ai movimenti

dei corpi celesti, per cui eglilebbe in
.ſorte il premio di 2500. lire distribuſib

te del 1.7 3-4. dall’Accademia delle ſcien

ze di Francia . Bindi per ordinej del

'Re Cristianiſfimo e a ſue ſpeſe foi-[ſpa,

. .r2- tal
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caſi pur l'impreſa di miſurare l'ampiez

za certa-della Terra, e di formaime:`

1-2 figura, ñ parxirono di Parigi .pellic

no, attal’efferto nel _1735: i, Sxgnori

Godon ,ì' Rouguizregñ e .x Gondaminc ,

eñaltviìper alrrerpartiu E ,chi ſalſe baffi

fieramëo le lora rifldfiqní? Il -Raldi,

che,v come mostranozle; ſue opere ,Ju

un dotto Uomo., nello-_ſcrivere dclñ

le famoſe tavole Engubine come ;E

truſche ,- formonncîil: titolo Divinatio;

Monſig.ìF-bntanini ,i pur Uomo dotto ;

nel libro de .flntiqnitatibus Home , do

po aver riferito alle pagine I 28. e129.

varie opinioni di ,letterati inſigni, e

tre Alfabcti Etruſchi diverſi, uno del

Gabrielli fatto. ſtampare ,dal Raldi,

altro preſſo ilGrutero, e Paolo Me

mla, e altro. pubblicato, da Coſimo

deU’Arena, ſoggiugne. Ex hoc infi

gníum virorum diffidío appare: maxima

diffíçultas in legendo,~nedum percipiendo

antiquo illo ‘idipmatc Etruſco . Licét enim

a dextera in jim'flram tendente lggendum

Putaverint'eruditi g i att-:meninterfe mini

me convmùmt in aflîgm'ndis Veri: finiti

Ims, und: eadem ignorqbilì‘s linguamanaó,

verit. Coll’aìuto delle lingue, anche.

orientali (j non. dubitandoſijche dal

` la

 



3 34' ;mm del *Signor

ra prima Ebraica, e Siriaca, o dica

ſi Aramea, e poi dalle più vicine, ed

alt-re, come tutt'altra coſe, a poco

a poco; rendeſſe l'ultima ſua for

ma lÎEtru cas) con .tutto-che ſi poteſ

ſe aver d'elſa certamente qualche co

gnizione, pure non restano certe le

prove finora recate, e leconſidera

zioni, che ancor ſi fanno pel ſicuro

ſuo ſistema Î. So che il nuovo Alſa

bero Etruſco quindi composto dal Sig.

Lodovico Rourguet dotto Profeſſore

ín-*Aenfeustel , e molto intendenre del

le lingue, e che virttì riportaſſe nel

principio del loro libro de’ſaggj, e

ben fatica diverſa dall’alrre, e degna

di perſona studioſa, edotta; ma pu- 1

re ſe delle lettere Heſſe, mancando

qui l’O, od altre, ſenza ſaper chici i

dice con certezza che non l’ebbero, o

ſe l’ebbero, come leſcriſſero, eſor

marono gli Etruſchi, conſeguirque

sti gli Ebrei, o chi ſoio, inſorge non

picciola difficoltà, qual non è per

inſorgere, 'ſe ſi-:voglia-arguireun ſen.

ſo ?dalla ſola’rvifl'ad’unz, 0 Più figure,

oñin un ſaſſo, o in un bronzo, od

altrove rappreſentare ?Av-verte il men

tovato Monſig. Fonranini vcol Signor:

C0



milan' Vinriclí- 335

Coſimo dell' Arena alla pagina 137,

dell' detto libro de .Antiqnitatilms Horî

ra che d'un Ercole-colla clava ſcolpi

to inñ una parent -ſervata appreſso i-l

Sig; Lorenzo Paneíatici con queste

lettere, ' `. lette amodolde li
Ebrei, - a DC r l‘- elleno dicono .Egr

cole.- ma -chi ci dice-con piena veri

tà , che Ercole, ancorche tale ſia

certamente il dinotat‘o , non' aveſſe

altro nome nel -Iinguaggio Etruſco

eſpreſſo nelle riferite lettere, che re

stano diverſe, non che incerte, ſe

condo i diverſi, e incerti Alfabetii’

.Avverte anche il Sig. Bourguet che l’

iſcrizione Etruſca nella tavola di bron

zo che èñin Peſaro-letta da eſſo . Ser

pirion Santiopior Duír F0r...Foufer Der

ticrDierir Voti} F’nrer [/c-futura” Vef

Toni firtir,-e che ilmedeſìmo tradu

ce m questo modo, Serpirim Samir

pin: Duumv‘ir ,Forinudcdit dono voto Far*

rem , e'? Nardî'nm-;L (T pojm't ſertum ,,

come giova a ſpiegarlo-_la rtigurad’A

pollo, e Clatta,fche ſopra vi liëve

de; Coſi può, a parere del-lo steſſo ,,

altresì intenderſi , Serpirio Santirpio

Duumviro de i Gram' deJ i 'Poveri dette

in‘dono a Apollo, ;cel-im, una' fumo

' -- cia

 



3-36 Lettera del Signor

tia di farina di grano, ed un'mazzettoÎ,

o una gbirlanda fattu di ramo di nardoe

di 'Pino, oppure dilGranato: ma chi-.ci

accerta che quel-ìafigura z che sta di

ſopra, ſia, patterzdel resto, mentre è

in altro pezzo di bronzo, unito poi

chi ſa, o come, o quando, o per

che ,~ conforme halettoe oſſervato il

Sig. Annibale degli Abati Olivieri di

quellaCittá Cavaliere che quantum

que giovane, e ammogliato, èmol

t‘oetudito, ed in ciò studioſo da far

maraviglia? A_ questo compito Si

gnore, che di -paílaggio per la nostra

Città, favori in mia caſainſieme co*

noſtri Signori C. Costantino Ranie

ri, e Abate Carloz Battisti, di rin

congrtate l’ Uli-,ria mia Etruſca coll'i

ſctizione pubblicata_ nella giunta al

Dempstetoalla Tavola 70. del tomo

primo, pag. 389. e dal dotto Sig.Se

narore Filippo Buonarota nelle ſue

precedenti ſpiegazioni, econgetture

alla pag. 48. eſposta, ,i0 difli, e mo

íìrai, come la medeſima teneafi per

abbeverare i Cavalli di Caſa, e co

me levata della Stalla, epostovi ilco

perehio ſopra , che a parte ſu trovato

pote put questo eſſer di qualch’altſ

A uma
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urna, come per altre co-ngeture po

teaſi ſoſpettare , nelmodo medeſimo ,

che io ben ſo, che in una Villa d'un

degno nostro Cavalieremolre ſimili

Urne eſſendoſi riposte, vi ſi ſonova

rj coperchi adattati, comunque ſien

ſi trovati. Onde ſe nelle steste Urne

non fieno ſcolpire le lettere non può

farſene, in molte d’cſſe, ſicuro giu

dizio. Il medeſimo Sig. Olivieri eb

be la bontà di dirmi che egli diver

ſo dal Sig. Buonarota ſulla ſcorta del

Sig. Rourguet ha mandata alla loro

.Accademia una interpretazione di

detta mia Urna, ſpiegandola per la

ſtrage de'Giganti, o dicaſi il gastigo

degli Empj, ove Giove col fulmine,

Diana con altr’arme, e altri Dei con

altre , atrerrano 1a ſuperbia di ta~

li Uomini. Io ( che che ſia di ciò)

nel diſcorſo che altresì ſuſatto d’altre

memorie Etruſche, ben feci vedere

in tal occaſione al medeſimo Signo

re una rara pietra di due palmi in

*circa d’altczza; e uno, e più di lar

ghezza, con una iſcrizione Etruſca di

cinque verſi, coſa che pur egli stimò

rara dal nontrovarſi ſpeſſo come l’Ur.

ne , ſimili pietre ,- e questa fu trovata

Opufc. T0m.XVI. P non
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“non è molto in] un antico luogo di

mia. Caſa, detto* il Castello di S.Va

lentino, e già per tradizione creduto

Etruſca Città antica, nominata Va

lenza , come s'accenna nella lettera

mia al celebre Sig. Marcheſe Scipion

Maffei concernente le nostre memo

rie Etruſche pubblicatainzfine del lia

bro degli illufiri 'Guerrieri Perugini.

Or di questa, laſciando tant’altre co

ſe, a cagion dell'invito, come dicea

mando a lei quì traſcritti i verſi colle

lettere conforme vi ſono ſcolpire. A

vrei deſiderato di mandarlo anche la

ſpiegazione. Ma chi non intende que

fia linguanon può farla:. Da altre dot

te oſſervazioni della loro digniffima

Accademia molto vantaggio s’ave

rà ſempre. Emolto le resteranno te

nuti quelli che amano le buone let

tere. Eccola.

H al O il)

ANN?)

“OH e 71

.l WMA
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.A forma dell' Alfabeto del Signor

Rourguet così forſe direbbe, cbeken

* :bel Geia, Thpbonon, .dtagnù Moane.

Egli,~od altri , che dalle lingue han

no cognizione, potrano parlarne. A

me intanto basta di far paleſe che ſoç

no, e ſarò ſempre.

v

Di V. Patern- Revcrendiſ..

Perugia i 8. Agoſto 1737.

Divotiſs. Obblig. aa..
Giacinto vincioli.
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RAGIONAMENTO

Sopra. un Q`uadro _di Cotto con caóì

ratteri ignoti, ritrovato nelle Val

li di Gavello Territorio d' Adria adi

15.Febrajo 1737.

DEL SIGNOR CONTE,

CARLO, SILVESTRI-1
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, RAGIONAMENTO 4

Sopra un Wadro di Cotto/con ca

ratteri ignoti, ritrovato nelle 'Val

lidi Gavello Territorio d’Adri-a adi

15. Febrajo 1737.

Del Signor Conte

CARLO SILVESTR I.

/

Embra per vero dire , che tutto

quello , il quale da Uomini dot

tiſlìmi la ſua ſpie azione non incon

tra, di molto al alſo s’avvicini, e ad

eſſer per una. vera impostura conſide

.rato ., Delle coſe più difficili, ed astru

ſe la fatalità è uesta, le quali quan
do al giudizio zniſlìmo de’sapientiffi-ì

mi ſoggetti ſono ſottoposte, ſe quel

li alla loro intelligenza non arrivano,

di ſubito per apocrife, emere inven

zioni, conſiderate nevengono; e ciò

,particolar-mente ſuccede., quando

queste dall'antichità, la loro origine

*riportano .i Nè s’accorgiamo, ch’ il

più delle volte, non arrivando Noi

.alla total cognizione delle coſe (per

eſſer la nostra mente circonſcritta da
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7344. Ragionamento del Signor ’

c rti'termini , ch' oltra paſſati eſſer

non poſſono da quello studio, che

dallo ſcorrer del tempo , limitata ne

reſia ) bene ſpeſſo ci troviamo all'oſ

_curo di quello, che ne' tempi più ri

moti fu ordinato, e fatto con qual

che mifiero , ed ottimo ſine . Non ocñ_

corre farſi maraviglia, s’ arrivar non

pori-amo alla cognizione di tante no

~biliflime invenzioni , che dagl’ Anti

chi furono introdotte , e dal paſſar

de’ſecoli, oggidìfiſono reſe a noi del

tutto incognite. Quante perfettiflime

Arti, che dagl’Antichi in pratica ve

nivano poste, ora ſi ſono miſeramen

-te perdute, quali dipoi con tante al

tre dall'industria degl’Uomínidi nuo

vo nobilinente riſarcire ci ſono . E

*ciò forſe è derivato , o perchè dalla

vdiveíſita de’tempi, neceflarie credute

non\ furono, o perchè dalla poca at

-tenzione degli Scrittori, non ſono sta

te a lume de’Posteri registrate. Che

'in tutti i tempi d’_ ogni ſorta di

materia, vi ñſieno statiimpostori, ne

garlo non puoflì, perchè il fatto aper

tamente-ce lo fa conoſcere.- ma per

questo non deeſi con una maffimaunió

yetſale stabilire , che tutto qutälo ,

c e



' Conte Carlo Silveflriì. 34:5*

che non intendeſi, e che la ſua ſpie

gazione non ſi trova, dcggia con

franchezza eſſer condannato per un"

invenzione capriccioſa , per un'impo

stura , e per una caricatura a bella po

sta ſatta per ingannare gl’lndagatori,

io non ſono petſuaſo di crederIo.~ Di

molti, anzi molriflìmi caratteri che

appreſſo noi più non ſono inrelligibi

li, gia praticati da rante Nazioni, e

Popoli, i quali ne'tempi a noi piùlon

tani‘ nella ſola Italia eſistevano , oggi

dì pur troppo inſelicemente, ſe n'è

perduta la. traccia . Non ci ha dub~

bio, che tante Popolazioni diverſe,

delle quali la nostra Italia era piena,

( prima che dall’invito val'ore deRo

mani occupata foſſe, ) il loro parti

colar linguagio, e per conſeguenza.

i loro caratteri avevano. Ora ſe così

è, qual ſoggetto per anche s’ha ri

trovato, che de’medeſimi con distin

zione , e ſicurezza, ne abbia fatta al

cuna memoria? Chi sa‘. dire, come

ſcriveſſero gl’antichifiimi Pelaſgi, gli

Umbri, gl’Eboi,gliAborigini, iTir

reni , da quali derivarono i primi E

truſchi, che nell’lcalia ſabricarono di

loro Nazione dodici nobiliſfime Cit»,

/ P 5 ta,
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34.6 Ragionamto del st'gnòr

tà, i Cenomanì, ›í Rezij, icimbriñ, gli

Euganei, antichi abitatori di questi no

:stri Paeſìi -Liguri,e, finalmente gl’Eneti

paſſati in Italia dopo ſa tanto celebre

distruzione di Troia? Ma laſciandoſi

dapparte i’pir‘í antichi, che dovrà dirſi

di tante altri:~ B‘arbare Nazioni , venuñ.

“te posteriormente ad-occupar la mi

ſera Italia, dopo l’x‘estinzione del Ro

?mano I'mpetio, cioè dc Geri , de Meſ

Îageti‘, de Gepidi’, degl’Unni, de

Goti, degli Ostrogoti, e Viſigoti, e

finalmente- degl’ ultimi Longobardi ,.

Piquali tutti hanno formato un certo

tal qual' meſcuglio di parlate,_ che di

preſente appena ſe neasà distinguer il

ñloro particolar ,linguaggio , e carat

ñtere ?› Che dire dovremo poi di tante*

altre Nazioni, delle quali qualche

memoria ſe ne conſerva, e che fi0ri~

te ſono fuori dell’ Italia, cioè nella

Spagna, nella Francia, nella Germa

nia, e piùoltre nell'Aſia, e nell’Afti

ca , e particolarmente nelſ Egitto ,.

ove que'Popoli col' mezzo di Simbo

li, rappreſentati ſotto diverſe ;figure

di var) Animali, volatili, e terrestri ,

ſolamente ſi ſpíegavano .>~- Cosìde’Ca-ñ

;attori Lidi', Fenici, e Punici, ;adi

mo ~
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molte altre ragguardevoli Nazioni,

che ſebbene ſopra d'eflì molte coſe

.venghino dette, nienredimeno ,le lo

ro interpretazioni ſono piuttosto ( ſi

può dir) ideali, che fondate ſul vero,

imperocchè più volte ſe ne ſono ve

dute ſpiegate da diverſi ſoggetti in

differentiflìme maniere . Perciò non

basta, che sì fatti caratteri intellígi

bili non fieno, e lontani dalla nostra

cognizione, perchè vene ſono molti

altri, che numerici, o ;Cabalistici

vengono detti, che per vero dire po

co, o nulla s'intendono, ne così ſa

cile ſi è l’interpretarſi il loro vero ſiñ

gniſicato, perchè f meramente inven

tati dall’Arte, e da un’oſcuriſſimain

tenzione di chi li compoſe. Ma lañ

ſciandoſi da parte questi, perchè ſo~

no puri parti dell' invenzione, paſſa

remo a diſcorrere di tanti Amule

ti Arabi , ed Egizi, che Taliſmani ,
Baſilidi', ed Abraxi vengono detti ,ì

ſopra de quali, chimai v`e stato, che

adequatamente ne abbia ſaputo dire

con ſicurezza il proprio parere? Di

questi il dottifiimo Monſignor-Fabrer

ti con l'opinione :del ’Cciebratiflìm0

Chiflezio parlando nelſuo Lib. Inſcrip .

. p 6 An.

 



'348 Ragionamento del Signor

Antiq. pag. 53 I, cosìs’eſprefle : ,quam-ì
'vis ut plurímum in iisſi verborum mon

flris ſenſum quaerere fit operam aperte lu

dere; ram-m1 quíppe efl, e’fl* interpreta

ri, quae ipfimet ”per-tor”, vel non in

tell'exerunt , vel occulta omnibus conſulta

eſſe voluerunt , ut ex plurium vere-rum

'soríptorum autboritate probat Cbifletiuñ:

in Preſario” five .Abráxe 'Proteo pag.

~ _. Di questarazza_ diſuperstizioni diſ

ëëilliſſime da i‘nterpretarſì , moltiſſimi

Autori ne ſanno menzione, tra qual-i

- ‘ ewi l’jeruçlitiſlímoLoren zo Pignoria nel_

- ſino 1110._ intitolato Menſa Ifiaca pag..

94.11_ ſu d'ottiſſimo Monſignor del Tor
I

‘ íze Veſcovo d'Adria neſſuo lib. MQ

num. Ver. .Amii 'pag, 17x. ed il per

ſempre memorabile Monſignor Bian

chini in- più luoghi della ſua Storia

Unwerſale, ove particolarmente alla

pag. 340. riferiſce una Relazione di

un. ral- Franceſco Giambullari Acca

ñdemico Fiorentino, nella quale, dal

medeſimo nobilmentc viene eſposto

”quaſi foſſeroi caratteri degl-"antichi

Toſcani , o fieno Etruſchi, e come

dall** Alfabeto, d‘i quelli , da Latini

non poche lettere al! proprio uſo ne

*fieno state- traſportate. Che però da_

DAS.
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me fattofi un diligente incontro tra'

'li caratteri del nostro (Madre con

quelli da eſſo ivi riferiti, parmi, che

non pochi ve ne ſieno,,i quali mira

bilmente s'accordano con quelli, on

de è facile il restar perſuaſi , che- la

nostra Iſcrizione partecipi in qualche

parte coni caratteri di que' tempi .

Nientedimeno però, per vederli in eſ

ſa altra ſorta di caratteri, che cogli

Etruſchi niente hanno che fare , nè

ſembra ,J che ſi conftontino (come

da. alcuni dotti viene detto) con altri

caratteri d’altre Nazioni a noi note,

così la ;medeſima rend'eſi ſempre più

difficile, edastmſa, e perconſeguen

za più rara, e di_ maggior estimazio

ne . Ne val-e ildire, che appunto per

eſſer cos! ſtravagante, e con caratte
,r1 tra d’effi così- díſſonantiſi, che ſia

unainvenzione, imperocchè per con

dannare un ritrovato antico , vi vo

glíono ſode ragioni, e’- fondamenti

ſicuri per farlo comparire in faccia

del Mondo erudito , veramente falſo..

Molte anzi moltiffi‘mc ſono le coſe,

d'elle quali non ſi szì read-eroe una pre

Liſa ragione, o perehèl'e più verecoñl

gniziom ſe ne ſono perdute, OPG!”

@hf-'d



350 Ragionamento del Signor

i chè, chi le fece ebbe opinione d'eſ

porle, ſenza iſcuoprirne il loro ſigni

ficaro. Con una tal Arte alcuni le lo

ro opere reſero celebratiſiime, e die

dero agl’Uomini studioſi motivo d'af

faticatſi nell'interpretazione delle me

deſime ,’ col dire il più delle volte

ciò, che giammai i di loro Autori ſi

ſognarono . (Amore rappreſentanze

ſotto vari Simboli, ſotto diverſe figu

re, e ſembianze, oſſervanſi, inven

tate dalla vana, e ſuperstizioſa Mito

logia degli antichi Egizi , Greci, e

Latini, edatante altre Nazioni, del~

le quali oggidì pur troppo non ſe ne

sà render ragione, perchè ſotto il ve

lo della più recondíta oſcurità per

anche ne restano coperte . Quan

ti caratteri appunto , come ſono

-i 'nostri, ſono stati eſposti, e riferiti

ſotto diffiçiliflimi lEn-igmatici ſenti`

menti ,T e- quanti dal dottiſiìmo Al

ciato nel ſuo Libro degli Emblemi in

diverſiluoghi portati ne vengono .P Per

ciò una tal formalità di patlare~,e ſcri

vere, dagli Antichi ſu detta : _Que/?1:0

velata, aut obſcurg .Allegoría. In Ovi

dio nel gran compleſſo di tante Favo

le , leggeri-tra le altre quella tanto ce

~ lebre
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lebre della Sfinge , ñ'la quale Enigmi diſ

ficiliſlìmi da ſcioglierſi proponeva, e

ſolamente ad un tal Edipo toccò in

ſorte, di ſpiegarne quell' oſcuriſſimo

delle tre Età dell'Uomo, cioè dell'in

ſanzia, della virilità , e della vecchiag

gia, ſimboleggiata in quell’Animale,

che camina con quattro, con due, e

Poi con tre Piedi. Perche dunque non

trovavaſi alcuno , che detto Enigma

ſpíegaſſe dovrà crederſi , che quello

foſſe una mera invenzione, ed un tra

ſporto capriccioſo di detta Sfinge ,

ſenza il ſuo mistero? Eche tali oſcu

riffime- propoſizioni, ancorche ſem

brino a noi ignote , e ci compariſchi

no a prima vista com'e- impostare, il

più delle volte, hanno in ſe steſſe il

loro arcano . Benche differente ſia il

nostro caſo, e diſcordi nella poflìbi

lita‘. del leggerſi la nostra Iſcrizione ,
nientedimeno per lìoſcurita, che tro

vaſi nella ſua: intelligenza, mi ſia per

meſſo. il paragone … Gia ſi ſa che i

Dottori della antica Legge Ebraica ,

erano detti Cabalisti ,, per la interpre

razione , che de” paffi più oſcuri , e

naſcosti quelli ne- facevano , evpm't‘:

anche questi alcune interpunzioní ,. ed

 

 



352. Ragionamento del Signor'

accenti della Lingua Ebraica, hanno

laſciati ſenza la loro piu preciſa ſpie.

gazione. Da ciò. dunque lì può ar

gomentare, che in tutti i tempi, tali

eſaurita". di parlare, e ſcrivete, prati.

cate ſi ſono. E perchè la steſſa Scrit,

tuta Santa iſpirata da Dio univerſal

mente da tutti non era inteſa, e perñ

che eravi di biſogno dei Dottori per

interpretarne i più asttuſì ſuoi Miste~

rj , dir dovraffi, che que* pafiì piiì

oſcuri foſſero invenzioni, ed impo

sture , malizioſamente in eſſa introdot

te? Ogn’uno vede, chel’argomentar

fi in tal maniera ſarebbe troppo em

pio, ed iugiurioſo alla Legge, emol

to più al grande Autore della medeſi

ma. Benchè non corra la parità del

mistero, nè la qualita della materia,

nientedimeno , io, ſono-di parere ,_ che

ſe li caratteri oſcuri,e difficili, iqua

li ſono registrati nel nostro Wadro ,

`da più dotti non poſſono eſſer rileva

eti, e ſpiegati, abbianoin ſe steflìqual

che coſa di recondito, e non ſieno sta.

ti fatti a caſo, e ſenza qualche ſine

occulto . Nè vale il dire ,i ch’in effi ca~

ratteri alcun Alfabeto non vi ſi ſcor

Se. impcrocchè eſſendo quelli ſituati

in
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vin modo 'ristretto, -ed interpuntato ,

- mancantiſorſe delle principali lettere ,

costituenti ilt‘medefimo ,i perciò .ren

-deſi impoſſibile, il. poterſi-formare di

quelle unintiero Alfabetro , e per con

leguenza (non v’ha dubbio) piiì diſ

ficile, ed oſcura rendeſi laloro inter

pretazione. Qyante di sì fatte inter.

punzioni, ſi veggonoſopra de' Mar

mi antichiflimi, e Greci, eLatini, ñe

di altre Nazioni, che ſebbene da va

lenriſſimi Uomini, diligentemente ſie

no state eſaminate, nientedimeno per

anche ne rimangono in ſeno alla lo

ro imperſcrutabile oſcurità. E ciò non

deriva, perche quelli ſieno inſoſpet

to di falſità, ma perchè la cognizio

ne degli Uomini eruditi de’ nostri tem

pi, ſin' ad ora non è arrivata a pene

trare la vera intenzione di chi li com

poſe . Mi ſovviene aver vedutonon

pochi anni ſono , appreſſo v il fu mio

Padre , un non piccolo ſaſſo , del quale

ne fece dono al dottiſlímo Sig. Marche

ſe Scipion Maffei, ſplendore della no

stra Italia , incuileggevanſi chiaramen

te li ſeguentistravagantifiìmi caratteri :

Ò'OÌWÒHkoî’o01m
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quali per dir vero , non mi è noto , chei &alcuno-giammai fieno stati interpre

tati; Dimodochè: ſecondo il_ ſolito ,

quando.- c‘ertr :caratteri non s'intendo

no., dl ſubitofi fa ricorſo agli Etru

-ſchi, o ai Punici, ſenza badare, che

-poflìno eſſerdi qualche altra Nazione

-a noi ignota, overo, come più faci

»le il rimedio , fi condannano come

apocrifi, e di nova invenzione, e co

-sì ſi eſentano dall'impegno di rintrac

ciarne la loro vera origine. Nella mia

piccola Raccolta dl sì ſatte'anticañ

glie, tengo una cettaMedaglm, o-ſia

:peſo antichiſſimo , nel di cui diritto

-vi ſi vede -unaLCetra, ſopradella qua

le evvx una Cicala, con cui (parmi

d'aver letto) ch’Apollo ſuonando in

competenza con altro ſoggetto (il di

Clll nome non ml ſovviene), rottaſi

~una corda del ſuo armonico Strumen

ro, :'01:- canto, quella fece ſentire nn

cosi ſoave concerto z che meritò al

detto Apollo della conteſa la Vitto

ria; nel roveſcio poi oſſetvaſiuna bel

liflìma Volpe corica‘ta in atto di dor

mire, con alcuni caratteri d’in'torno ,

ſufficientemente viſibili, ma per non l

eſſer così` facile ilcopiarli` giusti, per ‘

ñ non
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non errate nellaſituazione, e oſizio

.ne de'medcſimi, ho creduto ene d'

ìometterli. Dai dotti Antiquari ſorſe

*per Punici, o Etruſchi, so` ſimili giu

dicati ſarebbero; ma ſiccome in ma

terie così antiche e ,difficili , :non è

po'fiìbile il farne con ſicurezza un _cer

to giudizio, così non potendoſi con~

dannare per falſo il pezzo , ſiamo sfor

zati laſciarlo ſepolto nell’oſcurita del

ſuo eſſere. (Dante Medaglie antichiſ

ſime di Nazioni straniere, e barbaro

ſi trovano nelle Raccolte più inſigni ,

-che «da eruditiflìmi , estudioſiſſimiU‘o

mini , non poſlono eſſer lette , nè

ſpiegates’ Quante Iſcrizioni , ne' più

riguardevolnG-abineni dell'Europa,- ſi

veggonoj con caratteri. difficiliflìmi da

-interpretarſi, e* per lat-varietà- -de’me

defimi , Lco’ quali .elle ſono composte ,

ñe bene ſj'peſl‘o perle interpunzion'i, che

1a loro piegazioneìoſcuriflímarendo

no. Perciò dagl’Anti rjbenchè dot

tiſiimi, molte abban onate ne vengo

no, per ester-impoffibilerilevarſene il

loro ſignificato. Così dunque perchè

la cognizione degñIiErnditi: non arriva

ad intenderne illoro ſen‘ſb, nè illoro

:oſcuro ſentimento , dovrannoñpert im

PO‘
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postura: eſſer giudicate, e.traſcurate;

come invenzioni di geni oapri’c‘cioíì?

E ſe quelle vengonorigertare, perchè

'non 1ì:arriva all'intelligenza della loro

abbreviatura, ancorchè ſieno forma

*tc con-lettere , e caratteriGreci , e

-— Latini, che. pure nonſono aznostri

gior-'ii così. stravaganti , made] tutto

-'cogn'ite;. che dir dovraſſi della .nostra

Iſcrizione composta di lettere ignota,

-e loutane’dalla comune cognizione .3

Ma ſiccome quelle non vengono 1a

ſciare giacenti , perchè conſiderate

fieno per falſe, ofittizie , ma ſola.-~

mente, perchè non ſì-xcapiſce la loro

intenzione, così lo steſſo dovrebbe

farſi dellamoſìra, che certamente è

antica, anzi- antichiſſima , ancorchè

poco *cogniti fieno iſuoi caratteri, e

. moltopitì diſastro ſa la loro intelligen

szar. 'Non tutto ciò, che-non' s'inten

de , crederdeeſìfalſo , nè la mancati-ñ

I -za di cognizione imma materia, può

darci un legittimo fondamento per giu

dicarnefantastica , ecapriccioſzla ſua

istituzione. Potrei dire, che non tut

to ciòxeh’eèfstato-detto dall-'e Sibille ,

e proferito dagli steſíì Profeti fu cap

pito'zze conſiderato per vero, di

ñz, u



'Conte' Catlò‘ Siiwflri ſ3z5~7

`Ì‘ubito fu int’eſoeil loro mistero-,ma

però non viìè'fiato alcuno così ardi

to, che-lo iaböiaìdondànnate :per fa].

ſe, eìcomeçappom‘ifc , "nÌRBlaſCÌátc-:ín

potere-del rem’pffo} da cui_ dopo mol

tiSecoli ne‘tipo’rtarono il 'loro effet

to. So, che non'bene corre il para

gone ,ma però non è mancante di

Buena proporzione, che meritail na

ro-Caſo , ſopra la difficolta dell'in

ténd'enſicosì di ſubito .13.; nostra Iſcri

zione; P‘erche ſe in’- quelle non ſi, ſa

peva comprendere con chiarezza l'0

ſcurita del mistero , perche coperto da

un’eſito, chedoveva verificarſi dezfizñ,

turo, cosìxl'eatenebreì, 'che :zi-naſcon

dono la qualità de' caratteri , ,che nel

la nolìra'lſerizione ſono-imprcfii ,Ted

il: lorryfigníficato, -che-pàneſenz'a ſpie

gazione, non pregindicarall'antiehita

della medeſima, e forſe alla‘ſu’a‘futu

ra intelligenza. Nèrvale il dire, che

molte Iſcrizioni, bench’o’ apparente

mente antiche, dipoí ſcoperte ſi ſie-,no

per appocrife, e mere invenzioni,im-.

perocchè, per farle comparir tali, v'

ha fatto di biſogno lo ſtudio de' più.

accreditati Soggetti, che a fiento di

íudori, hanno confrontati i di loro

. ca.
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caratteri. con alti de'tempi iviefpneſí

ſi, ſev erano. Gr‘eche , con; le Olimpia

di; coglb anni *degliñBphori , .degli Ar

conti , *e delìe ;Epochefpià certe; ſe

erano Latine con”i\coníoelati-,.- _non

quelli della Tribnnizizrìl’oteflà, dell'

Imperio , e d'altri punti-cronologica' ,

tutti tendenti a convalidarne la loro

legitímità ,ñ- o la loro falſità. Onde non

è'dà fat-ſr maravíglia, ſe contante di

}igentíffiflwperquiſizioniz, alcune ſe

ne fieno-trovate. di fittizie,.ed appo- i

criſe, .benchè cavare-apparentemente l

dalleviſcerezdella terra. Prima però

di condannati-queſte artificiali inven

zioni i, ' fa di biſognb -impiegarvi lo

sforzo? di un”attentiſſm1o. studio z ed.

indi ſòuomertorle :Mae-:murs: cenſu

radëgliUominífldotri, affinchè-;MMG

deſimi refli‘ 'approvata la lorocondan

na. Edil-.nostro Quadro, ſenza far

precederrun’ attenta diſamina-.di que',

caratteri , ch' in eſſodî veggonoxfle

ſen-za» confiderarne le circonſtanze ,

ch'a-lo vendono viſibilmente antico ,

e lontano da ogni ſoſpetto , così di

ſubito dovrà eſſer rigettato, come dl.

nuova invenzione, e come una nno.

va ideale caricatura?- So ancor’ímch’.

,. il l
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i- id'ritrovarſi una coſa ſottoterra, non

r è indizio ſufficiente per legitimarlain

r- alterabilmente antica ,perche negar

l non ſi può, ch’in tuttii tempi non

z vi fieno"stari‘dcgl’Impostori, e Falſa

; rj, i quali ſi ſono dilettatí d’inventat

1 coſe stravaganti, ed oſcure per- av

vantaggiar ſe stefli nella vendita delle

i medeſime,0 per dar occaſione a’Stu

i dioſi di perdervi ſopra il cervello, aſ

i fine d'indagame laloro c‘ntita`, e va

lore . Tali, e sì fatte--imposture ſa mio

credere) vengono fatte, ed effettuate

ne’luoghi ove vi ſono de' Soggetti ,i

quali ſi dilettano di un tal studio, ed

ove v'è il comodo di ſotterrarle, ed

a ſuo tempo di eſcavarle, come ſe a

caſo ivi trovate ſi foſſero , cioè in

quelle Citta , e luoghi , ove di fre

quente ſe ne estraggono dallaterra di

vere, ed innocenti. Mailnostro Q13

dl”0 , non può eſſer di tal ſorta di ri

trovati, come diraſſi quì appreſſo ,

perche nella ſua eſcavazione non vi

concorſe, nè la malizia, nè l'ingan

no per avvanraggiarſi nell’utile della

vendita. Che in Venezia pochi anni

ſono, vi foſſe un Falſario, il quale fa

` bricaffe Idoli, Vaſi, Urne, ed altre

coſe
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'coſe ſimili "c’on caratteri stravaganlti ,

meſcdlat'i di var) antichiſſimi linguag

gi ,ornando i medeſimi con figure di

diverſi Animali, ed Idoli con differen

ti gcmgliſici, io a ciò non m'oppon

go, perche appreſſo di me non pochi

ne tengo, 'che dal medeſimo mi furo

no donaci, non per veri, e legitimi,

ma come ſuet capríccioſe invenzioni .

E `che di questi ſe ne trovino (come

m'è stato riferto da’un dottiſſimo Ca

valiere , ritornato in Italia poco fa

daſuoi lunghi viaggi) in Francia, in

Germania, enon pochi in Inghilter

ra , non è da stupirſi , imperocchè ,

con l'occaſione, che molti Soggetti

di dette per altro erudite Nazioni ,

portati-ſi ſono in quella Sereniſſima

Dominante, alcuni non molto prati

ci di si fatte materie, ed ignari della

malizioſa condotta dell'lmpostore , ſe

ne ſono proveduti, e come coſe ra

riſſim‘e, le hanno portate ne'loto reſ

petivi' Paeſi. Quanti di sì fatti Falſa

rj, in diverſi tempi, ed in varie Città

dell'Italia ſi ſono trovati, iquali han~

no ingannarili piu studioſi, anche più

accreditati di Medaglie , ora con la

formazione di novi Conj , ora con

nuo



Conte Carlo Silveflri. *36x

nuovi getti, ora col format nuove

Lettere a Pezzi antichi , ora con l’ u

nione di due Medaglie togliendoil ro

veſcio ordinario d'una , applicando

:vene un' altro inſolito , e raro, non

più veduto in quell'lmperadore oCe

ſare, oAugusta, e ſimili, iltutto per

rubbar il danaro all’! innocenza dè’

principianti, e meno pratici di un tal

studio . Tutte queste coſe ſono vere,

nè alcuna eccezione patiſcono ,~ ma

che ogni coſa, ch'ha del stravagante,

e dell’ inſolito , perche non più vedu

ra , e non così facile da ſpiegarſi, dir

ſi poſſa inventata dal capriccio di qual

che Im ostóre, non mi pare, che con

tanta ranchezza dir lo poſſiamo .

Dunque per eſſericaratreri delnostro

Quadro inuſitati, e molto difficili da

leggerſi, dir dovraſſi‘, che ſia appo

criſo , ed una putrida invenzione ; e

ſenza prima eſaminarne le ſue condi

zioni, e tutte le ſue parti, per tale

dovrà eſſer miſeramente condannato P

Ma ſiccome non evvi alcuno, che di

questo ne poſſa dare una distinta, e

più eſatta relazione di me , così m'è

'partito proprio, come legitimo poſ

ſeſſore del medeſimo , j(mediante il

OPuſaTOWXI/I. Q ge
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entroſo :dono fattomi dalla ſomma

,Èenignità .del Reverendiflimo Sig.Don

. ,Gioyanni Zulíanato degniflì‘mo Arci

prete i ' Gavçllo , ora Territorio d'

Adria, eſporre a lume della verità

tutte quelle particolarità, _che giulia

mente lo poſſono ſar comparire, ve

ramente Anticoge lontano _d'ogni ſo

ſpetto. Qxesto dunque (per quanto

s’estende la mia debole cognizione),

ſembrami fatto della steſſa' terra, di

cui ſono com ofiitanti altri, che ap~

preſſo di rue ono , co' quali ſattoue

un diligente confronto, ed eſaminata

la ſua qualita del tutto ſimile a me

deſimi, ſopra di ciò, non v'è niente

da. dubitarſi; così tolte con occhio

critico in eſame le lettere, o antichi

-caratteri in eſſo cſpreííì , oſſervaſi, che

incavate ſono con quella ſemplicità,

e roſczza, che ne’ tempi più antichi

veramente correva, e perciò, niente

v’è da opporſi alla loro ſincerità, ed'

innocenza. L’eſſerſi questo ritrovato

in un ſito profondo, inſieme con mol

ti altri frammenti di Quadri ,, e di Te

gole diverſe nell' eſcavazione di una

gran Foſſa nel mezzo di una Valle ,

Per vero dire, pare, ch' un tal fatto

' del.
,4

1
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del tutto lo_ ponga al ſicuro di qua

lun ue eſitanza. (Aiello ſu trovato da

Per one idiote', ignoranti, e lontane

da, .ogni malizioſa impostura, ſpedite

caſualmente in quel ſito a cavare quel~

laFoſſa per dan ſcolo a quelle Acque,

perciò ,può giudíëîarſi innocente -il ſat

to', ed eſe-nre daqualnnque ſoſpezio

ne. Che .nel mezzo di quella profon

diflìma Valle , per ingannarne gli ſcuo

l pritori, ne' tempi paſſati, o recenti ,

questo -Quadro ſia stato ſepolto, non

evvi alcuno, ch‘abbia fiordiſenno in

ñcapo , che-nemmenopenſatlo porn,

imperocchè ne’ tempipoco fa’zſcorſi ,

quel ſito _era tutto coperto d'Acqua,

ed ivi non v’abitavano, che Peſci, e

miſerabiliflími ,Peſcatori . Ne' tempi

correnti appena-cola andar vi poſſono

Uomini Villici a tagliarcanna, onde

non è poflibile ch' in quell’inſelicifli

m0 Paeſe, in alcun tempo capitati vi

fieno Impostori di tali materie. Tan

to più, che rendeſi veriſimile, ch' in

quelle Valli, ne’secoliandati v’arri

vaſlcro le Paludi Adriano, perciò dif

ficilíſſimo è il perſuaderſi, che in quel

luogo v1 poteſſero andar Lioni Impo

stori , dove certamente appena era Per*

Q 3 meſ
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meſſo -il penetrarvi i più ſerociCigna

li. E ſebbene paia, eh* oggidì detta

Valle ſia più' praticabile, nientedime‘

no* ne'.tempi. piovofi resta per anche

coperta dall' Acqua , ma ſiccome la

,neceſſita è madre dell' industria, così

per render quella-in qualche parte
migliorata, da Padroni ìvengono far

re eſcavar profondiſſime Foſſe per dar

*ſcolo aquelI‘Acque', che con grandiſñ

ſima fatica-restano aſciutte 'nella sta

gione più fervida della state. In una

di dette 'Foſſe, inſieme con altririma;

?ſugli -d’antichirà, è -stato- ritrovato il

nostro (Madre, onde 'nonſaprei, co

me vi poteſſe eſſer alcuno,~ che al lnñ

me di tante chiariſſime circostanze,

non lo conſideri per veramente anri~

co, ed eſente da qualunqueſoſpezio~

“ne di falſità! Che 'ſe poi per non in.

renderſi dagl’Uomini dotti i ſuoi ea:

rarteri, ſi pretenda , che fieno d’inven

zione antica, e capriccioſa di qual

eh`e bell’umore di que' tempi, a ciò

non ho' che' riſpondere, ſe non che

così parlando, ſi viene a confeſſare ,

/ ch'il (luadro è antico, ma che nonè

poſſibile la ſua intelligenza, stante la

ivarietä, e'stravaganza dp' ſuoi carat~

' ñ ten,
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p tcri, noncapiti, nè penetrati da chi

ſ1 ſia. Dunque dovraſlì rigettarlo co*-v

i 'me di neſſun pregio, e di neſſun va

lore? Io replicando, dirò, ch' un tal

` rifiuto a tutti è facile, perche con que

sto ſi viene ad eſentarſì dall' impegno

di dire ſopra il medeſimo il proprio

parere . Benché-io ſappia , .che ap

preſſo gli Uomini erudiri non manca

il modo d'estender la loro opinione,

quando ſia appoggiata a qualche pro-

babilità, eſſendo più che vero, che

l’erudizione è un Mare così vasto ,

che non evvi alcuno, che gloriar ſi

poſſa d’aveme ritrovati gl' ultimi ſuoi

.confini. Che però s’ eccita il genio

studioſo di qualunque curioſo Indagaî

tore di sì fatte antichità, `a voler im,

piegare il _proprio talento nell'investi

gare la ſpiegazionedi questi caratte

ri. che certamente non ſono stati in

ventati dal capriccio, nè daal-cun 1m-

postore in detto (Madre impreſſi per

ingannarne a punto l’altrui curioſi-tà,

Eſſendo io opinione, che in eſſo

piuttosto vi- ſia -ualîche occulto mi

stero, c uel ne, che così di leg;

geri dagl’ 'ni dotti non può eſſer

penetrato e Tale dunque è la mia_ opi

Q 3 _mo~`
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i nione, 'eſſendo io per altro prontiſſi

mo a rimettermi all' altrui giudizio ,

in quanto alla ſua interpretazione ,

ballando a me aver provato, ch’inal

rerabilmente il Aadro, ed i ſuoi cañ

ratteri ſono antichi, e forſe antichiſ

fimi , laſciando la libertàa ciaſcheduñ

no di dire ciò che più li piace ſopra

'l-'a più vera ſpiegazione de’medeſimi,

purchè ogn’uno resti perſuaſo di cre

dere , ( come ſin’ora s’ha provato) ch'.

il (Madre non ſiafittizio, ed una nuo

va invenzione d'un qualchemalizioſo

Impostore, come dla quelli, che per

falſo viene rigettato, col ſolo' ſonda

mento, ch’i ſuoi caratteri non s'in

tendono, per’no’n eſſer questi, come

eſſi dicono, nè Greci, nè Latini, nè

Etruſchi, i nè Punici; nè di altre Na

zioni a Signori Antiquari bastanres

mente note , ma' incogniti , ſtravagan

;WSnon mai più-veduti.

'_AN~
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Mars etiam ſaxihnmarmoribuſque vel}

nit., .Auſ0n._.epigram. xx-xru..

Hei-rhum nimì: efl no/fri‘: temForióusan-Q

tiquorum fatica} dec-reſtore , qui orna

tum Urbíum- qnotidie defideramur all

gere. Theodoricus Rex Gothorum

~apud Cafliod-Vanlíhm ep. 25.
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Illuflrifi. atque Ermlitifs..130m)1

D., FRANCISCQ VENTURA

Regio Conſiliario Ampliflîmo

'AN G-EÎLUS ZAVARRíoNL

Anta me, in mandatis tuís ob~

' ſequendis tener alac'ritas ( Am

pliflìmeconſiliari ),. ut iiſdem- sta-ñ

tim prcesto _futurus , quod debeam,

non quod pofiìm,` 8c magnitudinem

potius-officii, quam ingenii faculta-ñ

tem existimem. Mandasti, ſane, ut*

ſuper lapidibus, nuper in agro mon

taltino repertis ſententiam tibi meam

aperirem, truncaque eerundem ver~

ba 8c laceras vetustarisv injutia. In

ſcriptiones., pristino ſono, 8L menti.

restituerem.. Et quamvis nunquanz

tanti mihi viſus ſim, ut quae natura…

negawit vifihur birmania oeul-ir ea pp'

fiori: baufim, tamen:- praistoz ſum , il-'z

ljud non inaniter {pei-ans, ut; ſi quiet

tenuitate ingenii commiſëro-Î, benió'

gnitatc corrigas .. Igitur' ab altero

.ex praefatis lapidibus. incipiensx.. Est lo-v

cus in Territorio Montaltino, in quo

Templum extitiſſe trad’unt dicatum 0mu

~ Q s.- mhus
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nibus Díí’s ,` a ſla'wäsor, cundem , co r-~

rupto: mox vócabulo,.?antbeoner u.

ſurpanr E0 vlapis , nuper eifarante

Agricola , emerſi: cum inſcriptione

hujuſcemodi ,. in quam, ſane, ipſa

minus. vetustatis edacitasjnſzvierat..

I.. , 0'. M

:..fu'. ON. REG…. -

..-AES..." SAL.....P... -

(L CARO-...u MET…. PROC....

. E. V..

Hunc ergo l'apidem aram ſuiſſe votió

vam exprimit ipſa vetius Inſcriptio,

quam- indicat ;- ſiquídem liquet ex

ea Cxcilium Proconſulem voti reum

ſeſe nuucupatione ejuſdem Ara: exol

viſſe; Sed antequam ſingulaipſius In*

ſcriptionis verba peculiari explore”

tur- indagine ,. operae- prctium erit

quzpiam de ipſa Ara, quantum ad

przrſentem rem attinet, attigiſſc..

‘ Talìa ſcribirz Mythologicus- non in*

clegans (a); 'Fucrunt Hominum vota ,

qualia' Deorum: ſacrificia, 8c quales

Dii ipſî cred‘ebantur. Etant autem ſa

criſicia ſere- impia,` 8cv Dii omnis

Îpenitus pietatis Expertes; Non im

merito igitur illa d'untaxat: Antiquo

rum

*(2) Nata-ſconta mythoſog, lìb t. c. 1C.
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rum vota, ut ſrequentiora, ſic po.

tiora habebantur, quibusſeſe'ñmox'

nun‘eupatis Ati-s: exolderentl. At 6c".

ume, ut valer-iam” @ſci-ihih,- erant.

hominum‘ erga- Deo: pietatis- indi

eium, .ut eorum preceä, igne inter~

nuncid (b), quemadmodum ipſi opi

nabantur, inde ad Deos deſerrentur .

Dicebantur A-rzquaſidnſe (c) quod

eas manibusv tenere oportuiſſet , ne

ſola -oratione litarent . Has primo exñ

catania: z‘Egyptus (d),- mox Gta-cia;

ſubrinde reliquae .Gente-S morem eri

gendarum Ararum imitare ſunt.,- Ita

tamen ut, ſi ercx-iſſent in alto .Al

taria dixerint ab altitudine Arequat
Q~~>6 -ì . que

(a) Tib- 49. c. r3.

(bÌ’V‘alencit. [ib-(9213.1 3m} illpdî VirgiLr-z.

;En- Tanga Am; medíoſqut igm.: notano” l

dea' dx’éîum (ſi quîaì’nnr bum-:nani ”atm-av!, ,

ö Celi-ſiam ira medium" ohífln'ign‘b-,m ,fm-n*- '

:i Jie-"poſfit interna-mizar; f' ‘ › -

,(c Varto pier-um: Div inatuñſ flksfapuçfcrob. atufnal.3`.c.z.ſirar`, inquîr, primi-”ſlal

ſand-'Baglioni eſſe: ”ttlſſarium a Sam-Mun

Iífiu: ea: tenere Gt. quare Virgilius 4. [En.

Talib”: ararmm díñir’ , ”uſqu- ”num-m

Audit': Grim-'parent . q ’ ` › `

manu autem dexter-a Ara teñebatur ſcr'tbít Nat.
Cſi0.l.1 .c. l o.Serv.ve'r0 ad ALIÈmlrainquitflí*

éh'rfl ab ariditaëqq‘uia i” ih adoſmzr ígm'r.

(d) Hero-lotus in Èuterpe. ~
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bebanrnr (a); ſi vero in terra, cum:

Superis, rum Inferis commune: .Ar-as

hto uocabulo uſurparintsj Warum .i.

crſiz'plures ſuerint_ ſpecies (b),. duz

tantu`m erant… przcipuse, 8c quae pera

gendis ſacnſicus diäaizerant, 8c quae

testiſícandis votisnuncnpatäa. Prioris:

ſpeciei Ara: erant tutum Eacinorofis,

aſylu’m. (05_ posteríoris.. vero ita de…

mnm ,i ſis aut- in. Templis i Dium- exti..

riſſene` (d),- öz tune Templi potius. ,.

. quam, Aram erat: immunitas aut 7?(

bùm. illud-z ſolemne -habuiſſenr inſc i-ñ.

ptum:: Samon. Quanquammultame:

ab opinione`~ SerroriiUrſati dehotten~~

tur ,., qui hanc-` ipſam distinäioxìem u..
a ....…_ . ., ñ

(a) Natal.î.Com. lìb‘. eine. io.

(b) Erantenim Ara comica doquíbus Ca

liíuaìíb. 6. e. ,1 y. &- generaliter' nieuſá in z~~

,dibusz,saeris.~atque… etiam privatis ararum vi

eem.; obtinebanmx:. Popma ~ v. Altare.

' .Cíc. ,pro-Roſcio.- Comzdm: Sîfl” im

Azflm-:onſugíx 'in bujui-x {Io‘mum . .Ovíd. adflî

pulatur-tum 4; Fastolum tum Tiist.r Elegx…

ibi : :.Qim- para-'tx danu-fiíma fii A”. in”.

Gärterumuc abÈ.A'ris noxis , divellerentur .ignia.

zdmoaveba'tur , ,ſic enin'i .non ab'. Hòmine ſed:

nJDen dívulfi'zcenſébamur., ut nota: vetua;

Interpgesad Móstelll. Plan:. S. i; 64.1 '

_,(çl);Ujſa't;in:_n1arm.erud. epjst. u.

Dií’s tan-tum Superis propria ha:.
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' flxrpati . Verum locns admonet,` ut

ab omni lite faceſſem; Cumque pò

ster'ioris hujus ſpeciei ſit Ara, de qua.

* ſermo est ; his utcunque-praemiffisflex

` liquum est, ut coeptum. explorandaa.

I’nſcriptionis diſcurſum proſequar..

I. O. M. Hat tres literae,` fummo

omnium conſenſu leguntur: _ſovi'Op

timo Maximo. Atque hoc estillud Jo

vis ì’TH’flZîE’l‘OV cum.in lapidibus, tum‘

in ſolemnibus quibuſcunque precario

nibus uſurpatum, maxime aDoótis,

8c Prudentibus Viris, propter quod

Priſcis Laéìantius iraſcitur, öcrecen~~

fitis jovialislvitae ſordibus, duo pra

cipua ejuſdem ſcelera objieit:. Vio

latlonem maſculi -Sexus, 8c Sororise

inceſtnm (a). Verumhècipſa ſcelera ,,

qux quidem tanti.-ſunt ponderis, aut`

erant Priſcis in more, aut laudi in

Grecia. ducebantur (11).. Parrieidiumñ.

"A \ e- ergo z::
?L'ex *[2 ' Li.”

(a) libJ". c.- lo: 'A m

(b) Ncposìde Cimone: Haba-'t german-im:

Forum” in matrimonio, ”m ram amore

quam ma” duflm; 8c in Alcibiade: 1” ”doll-ñ

ſr'emia- ”mmm tflxamulrir ma” Grflorum ..

`Constat autem ſuiſſe] Cynzdum Platonis una.:

 

cum Stella , Dlonc 8t Phazdro... Plane. apud-'x

- GI'ZCOS Orpheum mzſcnlz venerialn-stìtutor

W _» ~
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e‘rgo adulte-na ponus, autjovrsíimñ`

- pietate’m oportuiſſet objicere, unde

eiden‘t immerlto optími maximi tribu

eum mox 'epitheton cognoviſſent .

Qiod' tamen! ni ſallor, ideo tribu

tum arbitror; namfiquidem ajuvñan

do_ jupiter dicebatur (a) ſorteſtînto

‘ e e

rem prodir Ovidius , 8C apud. Thraces .

p .ll/4 etiam Tin-am”; Royal!! *fi-t': 41437”

amare”: - " .

Iùumnu zmmfcr” ma”; Gr.

Erantque qui Orphicis ſpnreifflmisinìtiaren

cut Sacris ex Herodor. hifi; :.Alií Thaloni`

Cretenſi initia ejus rei rtibu‘u‘nt ; 8t Aristote

 

l les narrat , in Creta_ lara lege maſeulam.

veuerem permiſſam; onde mox in- Grzcos

ſcelus-propagatum est, a- uibus, in~Perſas

mnſiit ,ex cod. Hei-od. lura vide apud

Rhodigìn. lib.\5. c. 9. 8c ro. 8t apud Laert.

in Vita Sonar-'r quì ` Alcibiade, cum Pla

tone , abutebatnr , iteñîíîn' vita Palamara': ,

8C Arufllaí quì.itidemldoleſcentibus' con

gredáebantur; Biani: Baryflhm‘tfflír , qui

ad hocſibi Pueros adoptabat , _Dtm-“HH Pb4

Inn' qui Cleonis extirit Gynzdus, Póa~

Jam': Elídmſir quem Leno~Dominus Poe..

rum :id ffierend‘u‘m ñcoegir,~. ër in vitadoni

q‘ue Zenam’r Cynífi ,, de _quo Scribit :. Pm

rìr ſcmelfn": , ”Mir ”fl-”fl , ”ef-.:um al; -

ſe vide-”mr .

."(a) Címz. de Nat. Doni-um : J"PFM' ?Mſi

72mm: Per” , qui”) ”ann/it taſiów jo

` 178m
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[eſe bcneſicentíz vis extulit, ut run

dibus tum Homínibus, 8c feríno ri

tu vívcntíbus humana, divínzquc fi

bí víndícarít encomía, quzv mctu (a)

mox Numínís, undc multipla: pullu

lîa’vít rclígío, cultiorís avi virí in ſua.

idcntítatc retínuerint; quareî Iovcm ,

8c Rcgem, 8c Pari-cm Hominumquc,ñ

Dcumquc, 8c denique-Optímum ma

ximum perpetuo legrmus nuncupatum.

Potuiffemr; 'non ínficìor’, añſolis be

ncficíis (b) eid_cm cognomi” aſa-ibe

rc, quae Dcí …ſunt-ñ propria. reliäis ,

quandoquidcm Dcum cſſc,.& -hunc

ipſe 'Juve xpajorcm, haud eosomní

no praztcríerat (c) ; Sed ?Grzcia prxci~

' puum
 

ann a java-:lo appelli-nur, a Paen’i Pan'

Hamírmmqm Dmmqurdicìmr ," o_ major-'inf

tro/hit Ops-'mm- ”um’mr ,- U7 quidem an”

aprirne”: , id :fl bancfìcmxfl'ſflmw , quam ”m

xímar , quì): ”mj'm' lffiprol-ſſr amnüm , qua!”

ap” magna: Ì45e7rx~~~~ ñ ñ , .

(a) Lcflan‘nyaflìm z Comes [ib. .r. c._ 7.'

Rhoöígíu; libzgy c; 7.0. ,ubi ex Varrone z 'car-ì

«ſem tamen’ratíonc, astroſogìam cauſàm mulci-—.

Pücis religîoni’s affignat..

Pappa" ara… T A A n'Bmſpeflat Ara {guaio DM 'Athenîs

mnjcupacz z licet qpiſnìm :ut qualìſisnam‘ffxc-ì

~ - - nr. i ì

i
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puum in hac- re ccecitatls humanz Se;

minarinm , lquxque in laudem ſuiſemkñ

per extitit effuſiſíìma ,_ _dum beneficen

tiam Alumni ſui jovisñ (a) nititur ſupra..

ſydera tollere, ultraſepta tran/ìliit,8c

mortalem Hominem Dei immortalis.

honoribus cumulavit,. ut merito va-Î

nitatem .eius Sybillañ. ſic increpet (b)

EÀÀoiçdlri‘rſ *nr-incide; ërt’ a’vdlpa’é
0-” ;’ ofl'ye ,udito-0*”; ſi

HPO'Q 'rl' N J‘öpa mirata mira-z

- , @Bi/45701; oboe-H6”; ;

61.594;- slálolÀoiç; -ri'ç voi. 7xÀoimr Ba'?

Ãev 2'! roſi"; '

Q‘g‘e‘ a'e *rad‘a 710151 -fle‘yoiÀolo'eeoTo
` *report-c578- ſſ

Lema/.45'797 ;L

',.. .. ON .-,. RE 5...… quae legos:_ſunom`

-Rfgin-pe. Sane ju no’ni tributum Ptiſcis e

Pltlictum Regine. testimonium plena.v

Q ſunt

 

ſi; hic Deus ignoraſſent.- vid. Lai-Shut. lib.

'1- C- 3". Rhodig. lib, ar; n34. ,. Natal. Com.:

libſîlî… c. 8; b

a Tres a… ſuiſſe erhi ‘entur', uo*
rmië il‘uo eranltñtcad’esflgrtlius Cretenſis;cia omnes Nat. Com. l. 7.. c. r. çzterum ceca.

filiſſe jòvesah rave Arcade díflosſcribit Van*

HO ,8t Sept; Florensa. - z

(PÌIA‘PPKÎ Laélannl. x. c. 15,.
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'. 'ſunt omnia (a) 5 nec dcest currarionís

. eſſe credatur 5 nam ſi Jovis , qui Rexha

- bebarur extitir Conjux, 8c ipſam dici

z Reg’inam neceſſe erat 5 hinc eamVir~

gilius ſic diceutem facit (b)

’ .Aſl ego, qua Dimm inca-do: Regina,

_lowſque ñ

Ex soror, e?" Cenina'. g

Ab referundis ergo reliquis testimoniisv

faceſſo, ne, ſi coner multisexponere,

quod per' ſe clariſiìmum est, videar

ipſi ſoli velle lumen infette. ,

.-,...AES..‘SAI.,...P.ñ.-. Atsztria

haec‘verba, quin 8t _ipſam hanc’ìhujue

lapidis lineam, ila-:quam ` ipſa' magi!

~ve`tustatis injurial ſa-viit, ita'. integra

rem: Er :Eſculapio ſaluti: Preſidi. 1E

ſculapius enim, quod rudem ìdhuci

8c vulgarem medicina artcm, qua uſ

que ad Trojana tempora extitir-per.

'exigua (c), .Paulo ſubtilius excoluiſſet:

(il) , relatus max in Deos:: zMedicamifl

7mm repertor, caſini-,7V preſe: ſanità»

:pì-5'":
 

(z) Mythiei paſſim , `quin Rom” 1E

dem ‘, 8c Templum junonis Re in: eztitiſſo;

docent Livius ,7 ,ViCtor , 8c Rn un..
- b) En. 1. i

c) Plate 3. de Rep.

p (d) Celſus. lil:. Lprzfas‘…
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tir, vaſît’udinís, á" ſaluti: Atnobio (a)

dlCltlIl‘-__‘EÈ plane quod in' medendi

arte emiñ’uerit ," quam- reipſaía Chero;

ne hauſerat (b) multa de eo Priſeil fa.

bulati ſunt , multa eidem t'tibueremam

vcum eſſer incertisParentibu’s ortus,

cxpoſitus, Se Canino laéten‘utritus (c)

Filium tamen dixernnt Apollin'is. qui,

quod ſanañſſetz flyppol-iturn, *8e- Mifid

mortuos reſuſcitare_ viſas‘lje, ab” jo've‘

fulmin'ari meruerit '(d) .- HuicTernpla'r

erexerunt part‘im- inUtbibus (e),paa’- l

tim extra U’rbes‘; illa ut‘- morbos ab

urbana deſidia‘ arc’etent; haec _ut v‘itam

a‘grestem ſanitari commendatent‘ `(f) ;’

8::` omnia ſemper ~erant plane Lgfóè

tantium, in eiſden‘u <1 captantium ,fom

nia, quibus bonam mox valitudinecn

conì‘eä-arent (g) ,- parieteſqne teóìiſem’

per' picìis’ 'tabe’lliä v'ide'oantur, in qui.

bus~ſcript~i elenca:: morbi, &nomina l

coi-um", qui-[Gabi eo Deo ſanatos pu

a ra- l

(a) la. r. - ñ - . l

(b) Laéìant‘ lil:. 1. e. to. '

(e) TatqnîndeJllfflnvitis apud cinLaéLib.

Vi il. &11.7. ²- 4 ñ

(e) ut flgami ex ìLüciafloîſ'ſn-ramníp.

Tetrapoli ex Sttab‘one L8. Coi Tric-[ſ8: alibi.

(f) Pontan. .

(g) Rhodigìn.l.z7.c.t 5.Va1etían.lîb.zi..e.t3 -
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l tabant. (a) Huic Capi-am quidam im
l molabant, ut Cyrcnaici: quod hoc

.Animalſaluti videreturinſestum, cum

j perpetua. ſebre laboret (b); Alii Gal ñ

linam, ut Romani, quod ejus cato

ſit languentíbus commoda (e); Non

nulli vero Gallum , exemploSocratis ,

qui motiturus ſe Gallum dixit debere

Eſculapio , quod exutu: mox corpo

re, ab eo, tanquam ab animi medico

beneſicium perpetua: ſanitatis eſſer ſen

titvrus, cuìus ſpem Valitudinarii om~

nes, ſere in Gallicinio, aut ſaltem al

leviatione’m tun‘c morbi perſentiſcunt

(d),- Hu’ic lauro caput exornabant,

quod &.ſalutiſera ſit, 8c arborſſüturi

prarſcia haberetur (e); nec prasstantiſñ

ſimus
 

f a)Strabo l. c. , ..

Pauſamin att. ‘ 7-2

(c) Valerian. l. 7.4. e. 15.

(d) Idem l.c-c. r8. 8t 19. ; quanquam quid

“oſs” ſuerit cur Socrates dixetit ſe Gallum

debere Eſculapio varie uan-et idem Valeria

nus , 8t Rhodìglm lib.16. c. u. '

` (e) Hinc ſalutaris hominis grati: folialau

ri a -Populo Rom. Kal. Januariis' magistrati

bus offerebantur ,. eum Iſchadibus. Ca':

lius lib. 5. c. 7. &ifl Hieroglyphicis :Egy

Ptiorun) Columba gestans laut-i ramuſculum iu

rostro exprimebat quemque couvaluiſſe prev,

[ROU

x
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ſimus quiſquc medicus Videatur adco

eminere cum ſanat, quam cum ea. ,l

quae, mox languentibus ſunt eventurz

pranunciat (a) . Hunc conſulebanr in

mor
 

\

'mostrata ab aliquo Deorum medicina ex Va

lerian. l. 2.7.. e.: 3. 8c] erat trîtum ptoverbium

priſeís : Lauryn gcfla &ao-”Jam , quo ſignifi

eabanr ſe ab veneficiis tutos vicL' Eraſm. iu

Chiliad. ſane de virtutibns Lauri ſetibune

Plinius l- I5. Dioſcor. L!. c. 15. 8c al‘ii . Bad

autem habìra ſit przſcia futuri ſcribìt .Clau

díanus; ſed Dionyſius in Panegyrícorum pm

ceptis laurum appellat uom-m” our-ì”. id est

nati-lim!” ”bw-m .J Lycophronis ~ lnterpres

in Alexeöc Intel-pres Aristopb. in .Ran. Lau

to , ſcrîbuut coronatos Vates futura przdixiſ

ſe 5' qnare Aphthonìus Laurum varícinii ſym

Îolum dicit , him Sybilla apud _Tibul

um :

V”- um; ,' ſit ”ſqm 4”” Emme-'a ſan”

Vaſi-ar (9* mune”: n mi” virginimr.

Sed 8: Priſci opinati ſunt lauri foliaſi noíiu

pulvillo‘ ſubjiciantur veritarem ſomniorum

conciliare ; quia 3c evvenrus rerum ex ctepi

tu folle-rum lauri , ſi urerenknr aucupabaut i `

nam ſi 'crepuìſſent abunde ſelicitatem , ſin mi.

nus ínfelicitatem arguebant: hinc Tibullus

8c Propertíus:

Loan” uh' bona fi'gru Jcdí! got-Jr” C'e/”13,

Ex_ ta!” un'nñe lam-i” Must” foco .

qui- ſuperstirioſus mos nostra etiamnum :ta
te perdurat ,ì ustis non modo foliis lauri , ſed

etiam oleagineí|~

. (a) H-ippoc. in Aplion.
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\ morbis (aſi-.8x piane in Agró Bcllunçr’u

lì Lcbaäíorum vico lapis víſitur hujuſ
I ..4 -J. uu-»

r ASCLEPIO. ì'

P. XELIUS. POLIO. “

MONITUS- POSUIT." ‘
ì Hunc ſigníficabarít ' per, -Anguem,

ut ſere in‘ñumiſmatc cum Saluti: epi

graphc, ut in numiſmate Auguflí (c)

Salus' .Augufli; ſiç in altero Antonini:

Salus (Antonini &c. idque non alia dc

caufl'a, quam quod ex Angue multa

in humanum genus remedia procedant

(d). Deníque ex co perítiffimus quif

que mcdicus zfſculapíiſibi nomen aſñ

íumpfit (e) quemadmodum 8c Jovcs , 8c

Caeſar-cs, ad primi Jovis, 8c Carſarís

auſpícium díccbanrur, ut ſuameo no

mine excellentiam promulgaſſent . Me

mo

?zz-Medicina!” multiſarîam ab Oraculis pe

tere Antiquorum mos fuit, 8t ſuis quoque

temporibus peritam ſcribit Plin. Solifl enim

eum in triviis, aut sacris locis deponi lan

guentes operìentcs vel oracula vel ſomniz‘,

qëibus ad ſanitattm erudirenxur ex Valerian.

1 v c.l b) Apud :und-l. c.

c) Apud eund. L16. c. 6. . v

(d) Plin. lib. 3o. 4. 13. Galen. lib. 3. dc 2

Îim- facult. , Díoſcor. 1. z. c. x6. -

(e) Rezes Chi]. bjflor. 349.
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trito ergo 1Aîſçu apluán fialuus- graii

dem legerem cum aac, quæ a e~`

nus abunde coiigem ſuffi‘agentur.ſcamus, itaque, ad alteram lapidis h

I‘LX 'W :- ‘ `

Q giwar-lll o *o:

Id c1}. @ma: ‘(.‘qzcz'lim Metfllus' iam
LronfulL-Afutilis l.iinc ad ma; ſohusyn.

fituótiopp'm_ remanet-horum verbotum

faceſſe; Indigo; n_ov_1t , emma_ qu: rc_s

Romanas. veli-ab lfttſnmc falutant.r U1}!

ca litem con ucvl c Romanos ua 1

' gnarc 'llmnoiningiga), quibus Fratçr a

'Fraçre, distinguebatur ; quaque primo

fim‘plic‘iafll) : mox ne qua fieret con

fuſie, Nomine, cogi-tantium at qux-indo

qu_e .Agnomjne mulnplixcfa. Pueris non

priufquam Togam: vmlcm ſumercntl,

(c) indeque Anno ætatis XVI., Due_

lis non antequam nubctent (d) s 8c qut-i

’ dem*

 

(a) interdum tamen duabus vel tribus

, (b) ProlxEPiLdc nom.

(c) Idem l.c. &'Sìgon.3.dc jud’icììs c.18. Sed

Feſius de Verb. Sigon- ſiro-»3c nomina, maſca

lis 1x. Faminis 11x. die i-m'po'fita ſuiſſe eun

dcmqne diem Luffin‘mm dicit , ſicut Nomi

nnhm Tertnllianu’s de ldo'lolatüî o

(d ) Probus l. “c.
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\ dcm~ſpcäñatís ordine naſcendi (a)

‘ tempore ngtivizatis ([7), 8c rerun’ë e

venütíbqs fa” imponebantur.; atque a

d”) per jllud (è Quinti ,przgnpmcn ex

primi qmóìis cpmpertum :sta Adhaec

cflpiljg Gem quae Caeçilìi heíc nomine ex

prirxámrágm abunde, ab iis qui dÌe Ro

manis Gcñtibus ſcripſçre (d) celebra

ta est; ut licet plebcja, tanta tamen

ſit omnibus, ,quantum illam przclara

eorundem Scripxomm ingcníg _c-_xtule

rc. Sed 8c, Familia Metalli indigíç‘ata

hoc codem cognomizae_adeoin ſuis 'Nu

midiço, Mqcedonico, Cretico, Balearico

ínque relíquis Agnaminibus, Imagini

buſque clareſcit, aut ſaltem innotc

ſcít infamia Luciyi, qui conjuratio

nem deſerendae ltaliaeadl Cannas fe

ccrat (e), ut nemo adeo rudis rerum

R0- '

_________.__.—_—_-——-———
(a) Hic Quinn” , Sum” , Smirm'm , quod

quìntus , _Sextus ötc. eſſer in ordine natoxum

Festus ubiſupra. .

(b) Sic Luu’u: quaſi prima luce natus ,_

“Mar-”u Menſe Martin genìtus ex cod. Feflo .

(c) Sic Publíus qui primo Pupillus faéìus est

quam Prznomen haberet Probus l. c. vel quia

Popolo gratus evaſit ex Feste ñ

(d) ut Fulvia: Urflm” , Antonia: Augusti

m” , Rítbardm Sir-ein. , job-mn. Random.

E: Alíi . 7 v 7

ſe) Liv. lil). 7.2.
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'îìomanarum existat, quin heic cauſa

majorís luminis addita aſpemaretur,

Nota iccirco vulgataque taceam; nec

quid illud ſibi velit , Toeenſul, multis

gravabor e’xponere; ſi qui fuerint in

Rep. Rom. Proconſules non est: tam

remotumì in litteris, quin Plerique

ſciant, multi efxplanate docuerintzut

fivelim quicquam addere, viderer in

haec objurgari a I-lieronymo (a) : Cibus

alieni: dentibu: oomrnolitm, veſoentibus

muſeum fàcit. Ergo quod tantum ſu

`ſcepti operis ratio postulat, ut quiſñ

nam Aintus nostet fuerit exponam,

id ſummátim exequar; neſimultadi

xero Tibi , qui in omnigena eruditio

ne dominaris, nihil novi afferendo,

molestus fiam. ñ

Diäurus igitut de Q Metello’,

quem constat Lucii filium, Macedo~

nici veroPatrem ſuiſſe , hunc ſi tantum

avitis stemmatibus clarum dicam,mi~

nus quam neceſſc ſit prardiccm, cum

,tot magistratus , quos in Romana Rep.

8c quidem laudabiliter geſfit, clario

rcm_ ſuis ſibi meritis figiſſe fortunam

ostendant ._ Enimvero ſcribit Livius

(a)

 

(a) ep: i 3.
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(a) illum Anno U. C. DXXXIV.‘Po›í

tificem ſuiſſe creatum; Azdilem vero

Curulem Anno U. C. DX LlI. (/2);lcd

8t Lcgatum M. Livio, 8c Cl. Neronis

Coſſ., cum l. Veturio Philone, 8: P.

Licinio Varo, ſequuta mox viäoria

de Aſdrubale Equites adeo magnis

laudibus extulere, ut 8c hortati ſint

Plebem ut eum Couſulemin proximum

annum crearent; mox ue Equitum

praerogarivat ſuam Con ules adieciſſe

auäoritatem, postero die in concio

ne, quam-forti ſidelique Legati ſui

Q._ Metelli opera uſi ſint commem0~.~

rantes idem mihi restis est Livius (e),

8c ſane cum Comitiorum tempus ap

peteret, 8c per Diäarorem comitia

haberi placuiſſet Nero Conſul, Li

vium Collegam Diflatorem dixit ,

hiç Q Metellum Magiflrum Eqaitum,

deinvero Conſalem creavit una cum

Veturio, quibus ſubinde Brutii, 8c

ut cum Hannibale bellum gerereut

provincia decreta est, ad quam pro

feéti haec eorundem ſumma' gestorum

OPufc. Tom. XVI. R fuit

_—_,,____.___________..__.

a libn. .

2J) ldeiën 1.7.7.

(e) Idem Le. ’
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fuit (a): In Conſcntínum Agrum exer

circum eduxerunt, paflìmquc depopu

lati; cum agmen jam grave præda cſ

fet -in, {aim augusto a Bruriis' ja

culatoribus disturbati ſunt; ita ut

non præda tantum, fcd-armati qua

quc in periculo fucrínt, major tamen

rumultus, quam pugna tùit,- &pra

miifa præda incolumcs-Legiones in

loca-tuta evaſere. Indc Lucanospro

fedi; ea .fine certamine tota gens

(qua ante irrita Fulvii Conſulís ſpon

ſloncz u; ostcndi in meis Epzj/Zoli: a

pologeticis (b) non redierat) in dedi

rioncm P. Romani rcdiít. CumHan.

-níbale nihilco anno (c) rcigestum est,

v-quod ac ſcqìmntí contígit,` in quo ci

.dem Q noi ro Imperium prorogarum

fuerat 8c ut cum Conſulc P. Licinío

Craſſo (d) in Brutiís advcrſus Hanni

balem bellum gcrerer, ſorte evenerac.

Pcstilcntía ínccſſcrac pari clade in Ro

manos, Poenofqurza niſi quod Puni

cum
 

(a) Liv. 1. is.

(b) Adverfus Anonymas Díſſertatîonesll

Terror-'5m C/”ífli quarum auflor habetur

Jordan”: Pulìtica-Ho. x

(e) Le. U. c. DXLIV.

(d) Li‘v.1ib.29.
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:l cum exercitum ſuper morbum etiam

cfames affecit : quare cum Comitia

ç appropinquarent, nec poſſetipſe pra:

cſſe, cenſuit Conſul Licinius (LMe

tellum 'Proconſulem Dió't'atorem Comi

; tiorum cauſſa dicendum; 8c ſane di

j äum annuente Senatu, Romam re

l diiſſe proditHistoricus (a), ubiadeo

j clara ſua: prudentiz dedit indicia; ut

ñ ſi prudentia ipſa, quemadmodum ſcri

}_ bit in Attico Nepos.- divinatio qua*

l dum eli, certe, non in Legatione qua

.funäus est ad diſceptandas contro

` verſias Philippum Macedonem inter,

Theſſalos, PorraebiosJAthamaneſque

(b),- non inquam, in reconciliandis

Cenſorum animis Aìmilii, Fulviique

illa efficaci oratione quam ob id ha

buit (o); ſed in ſuſcepto 'toties pa

› trocinio P.Sçipionis divinus dicipo

- tutt,- nam ſits, accuſantlbus Locren

a ſium Legatis, quod ad ca, qure Ifo

p cris Plemmxus Legatus ſuus commiſeó

ratconnivgſſet, ad Q._ Fabii Maximi vo

z tum ìuſſusçſſete Provincia A/ſticae de~

- _R 2. cede

.-M
[ill ſi

ho (afldem 1.1.8.

(b) Idem lib. 39.

(c) idem 1.40.
.V’ '

 



388 t Epíflola ~\`. .

g.

cedere , contrariaque Mctclli nostri

ſentcntia ſuper ea rc, de mancando`

Scipione in exercitu non obtinuiſſct :

nifi eidem Publio in eadem Provincia,

ad uſque bèlliexitum, imperium pro

ro'gatum-fuiſſer, Metcllo itidem adid

àimitcnte; factaque ad haec accipien

dàc, abnuendæque pacis cum Cartha

gìnenfibus potestas, ,quae ſua nostcr

prudentia utilia- ſimul ſutura Rcip.

conjecerat,~ -forte translata in* alium

Provincia, —'non ita fecunda fortuna

Confeäa. cffet . Deniquc quintum
hunc cui ipræfemis Aree* debetur ln

ſcriptio z ac unum ex legati: ſuiſſe, qui

cum M. PomponioPrætore Provincia

Sicula: cognoſcerenr,~ ſi eaquæ aPlc~
minío’Loìcrenſcsì -faéìa quíz‘rerentur

jufl’u P. scipionis faóta effcnt, ac po

strcmo Decemvírum agro Samniti Apu

loquc dividendo teftatur Livius (a).

cumque vhæc haftenus dié’ca ad no

'titiam Q; Caecilii Metelli arbitrcref

`ſe jam fatis 8c affatim,—7 reliquum est,
ut quid-proba-bílítañriìs fiti/ut cum

plures Metelli fu'erint, 8: ejufdem præ
nominis Romana historia fupdpeditets

ad hunc potius, de quo diaum eit

- Aræ
 

.(a) I‘dem 1.27. ad 3°.
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E Ara: hujus ñuncupatíofit zcrjbucnda;

f adha-:c de cauſſa; 8c tcmporçz cjuſf

‘ dem nuncupatae quícquád ooñjcfluçjs

` ſm aſſequutus ediſſcram , atque?, by;

‘ quidem non omittam, ubiñzquagíam

‘ ad- imum hunc 'lapidem part-inca”;

praemi’ſero. ‘ , -ñE. V. Síngulares has nous, quod

integrís áii'oquin loquurionſhus gm.,

liís antiquís" lnſcrípcionibus ſuff‘ultí

ì ſint, exponuntſum-mo eonſenſu Ern

diti: .Ex voto. Jam vero Deqrum me

‘ tu concítata Priſcorum Religío in vo

`ta ſzpe prompír- fflfihuuxr. gnam:

est Jamblícus (a) omms plane Rcligío

firmatur, 8t cultusomms augeſçiçur;

Est Votum, ut Alciatus finit (b) ,415.

cujmſirei facienda, vel nonfaciend-e ver.

ſu: Deum deliberata, ac‘; jufla promiſ

Ì fia. Scd Priſcfli’, quod antclevícer at

x tígí, ut Dcorum erat indolcs ſic pri

?, mitus fcre ímmanía vota nuncupabanr ,
È‘doncc excſiuſſa. ſenfim rudís xvi bar

i” bal-ic, 8c pcóìoribus Hominum cul

E tíorum tcmp’ofum humanitate ,expo

Î litis , zdruntaxat mítía vçta. concípi

‘ cmpcrint; quod preſet-um in Italia

z** R 3 " ab

z ---.-— .. , ,i (a) l1b.deMyflems.

- (b) Aldancommennde verb-Signa.

 

/'\
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ab advent‘u l-lerculis faäitatum, qui

instiruít pro veris Hominibus ſimula

era: homínum in Tyb'crim dcjici, 8c

ira *Saturno immolari prodir in ſe

cundo Fastorum Ovidius; adco ut

jam non ultcrius. oporcuiſſct .aut A

gamennoni immolarc filíam ſuam I

phigeniam junoni, aut Ncptuno ob

vium filium Idomcnco, qui tempe

flate jaäaturz cum Patriam e Troia.

repeteret; Primum ſibi; ..obvium Ani

mal mox c; navi exeunti vovcrat im

molare (a) ; nec omnino Aras hu

mauu ſónäuínî “um-nare, quín ſacri.

ficia tantum-Pandoro, Ludi, Tem

pla, Aree, 8c alíahuìuſmodiincruen

ta… vota concipcrcntur; Ut: uamvis

apud Romanos, dc quibus ixiſſe e

rc nostra vidctur eſſe, post adven

tum Hcrculis, adhuc Pucri immola.

rentm: Laribus pro ſalute Familia

rum 3 , tamen hic ritus non diu per

stitit, 8c mox exaótis Rcgibus, Bru

to (.onſulc, alliorum, papaverumque

capita immolari Puerorum vice_ ſunt

capra

l*~—__~ñ~————ñ——ñ—ñ

(J) Simile quîddam mmie Valex-ius 1.7x.; .

de Alexandra Magno , ö: quodam Aſiuatin .
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uj-coepta (a) . Voraque apud cos aut coxä

*hcipiebantur a. Pubhcyo , 8c ?Publfca dx

, cebantur; eaquc fut? _c_oncept1s ver

borum .formuhsicpnclpx conſueverant

(b),- Aut concxpxebançur a Privatísñ,

` 8,5 erant‘Prìvata. Prionsgeneris , ut

plurimum pro ſalute Reip. concípie

` bantur, aut Princípiç, 8c haec eran::

‘ partim .Anniverſaria 0b diem `impeññ~

È rjí, cum, vidclícet, Princcps ad im

' perium aſſumptus eſſer; 8c tunc ſo

litos, ſcribit Septimius (c) Cives, fo

` c0: , (I' cböros in publicum educere,
l vimtím epulflri, 'Civitatcm taberme [oa-j

bit” obolefacere, vino lutum cogerc ,L

mtervatim curfitare . Parcím cranu

Quinquennalia ſybillino carmine induî

aa, quo cautum, ſcribít Livius (d),

m; in difficillímis Reípubl. tcmporí

bus ver ſacrum voveretur, ſi ,ìtares

,ſalve in proximum quinquennium fo

rent, ut erant tunc; &hzc publicís

ludis abſolvebantur. Partim deniquç

R 4 eran:

[

—-É.n-ñ-r

.M

. (a) Nat.Com.lìb-4:'c.4} adde Valex-ian.

lib. 58. c. I8.

(b) Vid. apud Liv. 11b. 1. , 5. 8t 56 .print.

c ' .P ( ) I: o ‘ I

è. (d) 11b. 37..

 



392' _ ` Ipiflola i

erant Deeennalia, quorum rationem

in Augusto tradit Dion. Nam eum `Au- ‘

guflus, inquit, Rempublicam reflituere
'nella, reclamantibus cunä‘is, nonſiul

tra deoenni’um ſejimperaturum Promzfif

fe, quo tempore elapſo, precibu: ada

ft’um, in ſequenr deeennium dzflulijjîe at

que item in aliud. Qmmobrcm ejm- Suc

tefl‘ores licet perpetua”; administratio

”em accipiant, finguii tamen deeem an

ni: ludor Parent: quo: celeberrimosfa

ciunt, quafi principatum {une renova

re incipiant. Hinc 8c Vzcennalia, 8c

Tritennalìa diäa ſunt ,- notabanturó

que in' Nummis, Lapidibus , Colum

niſque ſic .~ VOT. X. , VOT. XX. ,

VOT. XXX. quibus monimentisrea

tum voti ſolutum posteritaricommen

darent. Posterioris vero generis vo

ta , tametſi pro ſalute quoque Prin

cipis a privatis quandoque ſuſcepta

ſint , ut tcstatu-r in Augusto Tran

quillus multosque ex iis, qui huiuſ

modi vota ſuſceperant , tamquam Im

postores , Adulatoreſque peſſime

multatos in Caligula obiiciat; tamen

pro-ſua quiſque ſalute ſere nuncupa

bat, 8t peculiari vocabulo propria;

Nam ſi pro ſe quoque ſuis nuncu

pallet
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pallor vota priva” quidem, ſed Com

mum'a uſurpabantur; hinc sacrificia .

Ludos, aedcs, Aras,&hujuſmodi alia

a Privati Voti Reis, aut oblata, aut

celebrata, aut denique nuncupata re

perimus, nt plane reitarem privati,

ac proprii voti folutam ab Q._ Metel

lo nuncupatíonc preſentis Are, ex

cadem Ara intelligatur .

Qloniam vero cunáa 'vota Anti

quorum fere pro ſalute tantum ſuſci

piebantur (a ) ; imo verius dicam ,

ipfa illis ſalus erat unica in votis ;

jamque fatis arbitror ipfam nostra:

Aræ expofirionem urcumque haéìenus

abſolvíſſe ſupcrcst .- num forte ab alio

ejufdem familiar Metalli , ac quando

nam, 8c qua de cauſſa ipfa nuncupa

ta ſit penitius exquiram; nam quam."

vis arduum ſit in rebus tanta vetusta

re-abdítís, omnino vera proferre , ta

men ut fci-ibit Livius (b) : In rebus

Zam antiquis [i quie fimilia veri ſunt ,

pro veris accipiantur fatis'babea'm. Igi-j

tur ſic statuo .- Qlintum Mctellum ,ì

cundcm íllum, videlícet, de quo di

acum est, Aram hanc, &quídem An:`

“R s no

( a) Rhodigìn. lìb. 7. c. 7.4. i

(b) Lib. 5.
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no [L C._ DXLV. damnacum voti ,‘

quod Pqstis fue‘rìt exorsl quae in Bru.

tiís regnaBacTe‘Prov'Lncim Procçmſulç ,

nuncupaſſc ,i 8c, quoñ‘iam .tcſhmomz

non ſuppctunt, petite:. ex. ilſdcm lapi

dis, vcrbíà accedant conjcóturae proba.

biles.` Sane, Aiuto. huic duntaxat, 8c

mandatam Brutií. provínciam ,_ 8c pm

rogatum, ímperjum in ca Livíus. nar

rat (a) ., Quid est autem. prorogare

ímperíum. Conſuli ,L niſi illum in. ſc

qucntcm annum- Proconſulem in ea.-.

demProvincíaeffi-ccreì ( b) 8c uo

modo firmat; id lapis. dum. Mete) um

Praconſuiem_ abſque alla… Agnyminís

adjcäiofla ,. undcz cumflNumldíco ,

cum Maccdonícoöccz cònfunderctur

exhibuít… Firmal: prsctcrca, Lapis 8c ſe
pcstilentíae; cauſiſia exaétum, dum. ha-ñ

bet- Numina ínſcrípta, qua: ad arccn~

damPcstcm. cum maxime greci-:Mutu:`

idonea` Nam ſîjovcm- ſPc&0,.]una-

”ze-maine, quos ſcnſw ph `ſica alioquínl

appellabahn Platonícì nímamAeris ,

eXCuÌusintemperie. 8c. thorbìcooriunñ.

ſul'. 8c conſeguita”: íntcrìtus ,U certum

' est 

(a ) Lib` 2.9..

( b) Vid.. Sigon. de Antiqua- Jure P` Rx

Tom. :.lib. z. c` x.
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est eos cum vitæ creditos, tum ſalu

tis auäores . quinimo ipfa Juno catc

na de ccelo ab jove ſuſpenſa , sc la-v

Fides alligatos pedibus habens ab Ho

mero (a) fingitur; per quem figuram

quatuor Elementorum ſymbolum ha

bebatur (b) fiquidem ex horum 70'0

mnia , ut ſcribit Alcmæon fanitas

continetur; eidemquc bcæ praefertim

integumentum oculi (e) unde Lxcina

diaz est, sc pars ſuperior capitis (d),

ne qui morbus in eas partesinceſſéret

erant in peculiari tutela. Si vcro Aìſcu

lagium conſidero, vquis ignorat hunc

alias Romam ab ljpidauro arccflitum ,

monente carmine Sybillino, ut pesti

lentire, quæ triennio continuo urbem

vexabat finis ab eo Deo imponere

tur (e); Jam cnim , ut did-um est ,

filius Apollínis habebaturs qui pcstis,

8c ſalutis opifex est creditus (f), ex

que illo natam fabulabantur Hygi‘eam;

qux bona valetudo intcrprctamr; Ut lì

modo phyſicus harum fabularum ſen

R 6 ' ſus
 

Iliad. o.

Valetian. [ib. . . . .

)

)

g Sex. Pump. apud cund. Valctian.

i

)

Van-o . . .

valerius lìb- L c. 8.

Natal. Com-l. 4- c. [I.

 



3 96‘ Epiflola 7, _

ſus ſpçäetur, potí‘orîjjure’ad illum

Pcstilcntíae vi afflíyäatosjrecurriſſe Ve

teres çrcdí pocerunt; qm‘pyc per Apol

linem Mythici Solem mtclligunt : per

AíſcuJapíum ſolís calorem ,_ín cujus

ſſmmetría univcrſja. Anímantíum vita,

aluſque continetur '. Sed 8c pestem

Q‘Metello Proconſulc in Brut-ios in

çefflſſe, propter quem, 8c Hanniba

lem ſ’uam quoque' Aram illam , de

qua; ſcribít Hístorícus Innoni Lacínia:

nuncupaffcñ c’redendum est, exerte Lì

vius ad Annnm U. C. DXLV’. in haec

verba teflatùr ('m) .~ In Brutiis nihil

ferme anno _eo memorabile ge/Zum eli. 'Pe

flilentíg incaſſa”: x Pari dude in RomaH

no: Tànoſquëtnifi- quod* 'Puniet-1m exer

citum ſuper morbumjxetíam fame: affeñ

Cit., Tropter junoni’: Lucini-e Templum,

-eflatem Hannibal egít, ibique .Aram con

didit‘ ,, dedimvitque cum ingenti rerum

ab ſe geflarum titulo Puniet': Gr-mſque

literí: inſculflo; 8c ſib. XXX. .A'P. lîñ

ci‘niaCox. liti-'em Romam alla” ſunt, ſe

cxcrcimmque [1mm gravi morbo affiiíía

ri, nec ſubfifli potuíſſe, m'fi cade-m vi:

malimut gmvíor etiam inbofles ingrmſl

ſet . . . . . Exem'tum Cecilia' Metalli di~

- mini.
 

(a ) Lib. 30.
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mitti e Republica emu- tantam enim in;

aeyi/fe in ea mſlm vim morbi , ut nifi

mature dimittantur, nemo omnium ſuper

fumms videatur.

Et hæc ſunt, quibus circa hunc la

pidem~ judicium meum fulcitum fatis

arbitror ; cæterum ut cum Livio dicc

bam .- ſufficit veroſimilia protuliſſc ;

aut certe ſat est divinaſſe in Antiquis;

quod ſi forte hæc haó’cenus dieta non

arridebunt, tamen huc patuit cum.

ſuppcllex; ac quod te mandante di,

xerim; quícquid, ac utcumqu-e dixe

rim uſurpabo Vatis cffatum (a) e 0b

ſequium ſufficít eſſe meum.

Et: plane eodem obfcquio ímpellen

te, lubens ad alterum lapidem, qui

in eodem agro Montalcino , prope flu

vium crarhidem XII. Ka!. Oéìobris

Anno MDCCXXIII. repertus est, per

go. Atque hic. quidem his pene ſL-Lñ

Pcr'stitibus litens repertus est:
t . p . . OPS . . .

ET. I). L. V.

......®AFoPA2....

nom,...

In

.w.

n l

 

u..

(a ) Auſ’on.Epígrárn-;n` 33.

.`,
t
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In quo ſane conte’mplando acerbe af

ficíarur ncccſſc est, quícumque opta

ta ad omacum Urbium hujuſmodi mo

nimenta videat penitus intercidiffe ,

adeo in hoc lapide

Truman': convulſz face”: elementa fi

guu‘s,

Omnia confitfis intcríere noti: .

ut; plane verum ſir quod adhuc

Monumenta fatiſcunt,

Mar: etiam [axis, nominibuſque re

' ni:. .

Igitur vix mihi ſuper eo paucula ob

ſervanda ſuperſunr.- nam ubi quzpiam

non ſuppctunc, ex quibus in his, uz

efſccit poflìt quoquomodo Vctu as

intellígi, tacuiſſc ſatiuseric, ſiquidcm

quod ajeba: in Hippolyto Euripidcs

OlÎ [Adv-n; eîyím‘ ”aiſi yvönu o'aqdö'ç

id est:

Non ſum augur, abdim ſcirc uti queam

palavm

Primam itaque , 8c quae mox ſcquitur

lmeam cxponam , reliquis natatori

Delio rreliais ; quid enim (ìbi velit il

lud Tbagoras forte 'Pflbflgofar, aut quo

rclíqua tendant plane. non intellígo.

. . . . OPS . . . Igítur intcrciſam

liane díaíonem lager-:m: opſequemi ,

- , Pro
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V

pro obſequenti; ímo totamlíneam ita.

› ab vetustatís deneibus vindícarem .

* _ſari Obſequenti , cuyuſmodi ſunt Ara:

votívae, in quas hzc nostra ínſcríbcn

da est Jovi Obſequenti nuncupatz ,

quas relatas alíis Scríptoribus ſolens

meo more prztereo . Jovem autem

ſicut 8c Fortunam Obſequentem , quod

est Indulgentam, Clementem, ideo Ve

teres ſcribebann per P. OPSEQUENñ

TI, quia. ſolemnís erat apud ;eos ”era

-zrÀaa-fláç, indeque ſere omnes ;lite

raz mutuam inter ſe funétionem habe

bant, quod pra cztcríslate ostendír

'Po/mm (a), 8c B. 8c P. altera. in a1

terius, ſzpe locum demígravir, hinc

Scapreo , optineo , suptile , pro Sc.z`

Ivrea, Obtineo, Subtile, 8c alia ſere hu

jnſmodi ſexcenta apud Enníum, Plau

tum , Na:víum, caeteroſque veteres

Scríptores paſſim iuveniuntur (b ) .

(Luínimo ipſa. litera B. cum V. [2p:

inter ſe locum commutarunr, ex quañ

rum promiſcuo uſu, ſane -cum in lati

ni’s, tum in grzcis díéìíonibus, multi

mox crrorcs Ven-.rum Scriptorum li

bros ínſederunt ._ '

ET.,
 

(a) De uſu. Antiq` location.,

(A b) ~ - ~
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Me

ET. D. L. V. Has, ttes'literas le

gerem : Diir Loci Univerſit, ut ſenſus

ſit : Hanc Aram Jovi Obſequenti , 8c

Diis Loci univerſìs ſuiſſe dedicatam.

Deos autem Loci Genium,Lares &'Pe

nate: intelligo, de quibus, quia noñ

tiſiìmi ſunt, plura non addam. Igitur

quod ipſa Ara prope Crathidem re

perta ſit, illud non gravabor adjicete ,

In hos lociDeos, ratione ſaltem ori

ginis merito Hylaum Map-eum referen

dum eſſe, cuius historiam , quia ad

illustrandum veé’cigalem Patria: tua UI**

bis Conſentia: , Crathídem, inquam,

qui 8c eandem Urbem intetfluit, 8c

eidem ultro pendet auratz Arena vc

&igal , Rhodigino relatam , quam lu'

bentiſiime exſcribam: Fuiſſe igítur ,

inquít (a), apud Sybarin 'Paflorem no

mine Crathin compari , qui in Venere:

protlivior ,› capellam` ( fieut ei vifum )

omnium fbrmofiſſimam deperire ampli”:

coepit .* quumque libidinis incentivo acrim

exflimularetur , eandem mire prorſum

.` inibat , ae frequenter , demumque uti

.Amicam grate amplexabatur, nec citr.:

ſaviationem erebram . Qui” , quod feñ

quem* quodammodo efl , Capellarius ama

 

(u ) Rho-digiti. lib. 2.5. c. 31. p

…-L…
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m, 'quibus iilam capi Pmcipue opinm'm

tm', munufcula identidem objiciebat, p4

hnlnm videlicet lieti”: amaniuſque , ut

quo etiamnum ſmzvior illi fiere: anima ,

quamlabellis tabella implicando , fòrtc

que prof-rpcntem etiam reddendo bcfliam,

bauríre univcrfim , ac mcdullitiu: ajj'c

ffabat. Inſuperflibade, accubitìſque mol

liculi: band negleííi: , quibus valuti

Nympba decumbcret, qnieti operam im

pertiens. Interim qui fuit Caprariu: du

ffor , ac cc” antefignanm biro”: , haec

contemplati”, negletîui handquaquam f

bicenſm’t habenda , zeiotypia comitati”,

tanquam a-flro wcbemenxiorc. Sed aper

ta vi ſe imparem conjeá‘ans , dimmi-lan

dum dolori: acerbitatem tanti/Per efl ar

bitratm- , dance ulciſcendi commodiorflm

flaretur occafio, quae é* oblata max efl,

dormientem quippe (un' ajfolet) Conſpi

catur, ſubfidendi locnmarripuit flatím,

ac quanto maxime valui:: impetu in bo

ſiem irrucns finciput ei allijít . ,A49 tam

l' Pmclaro latím* disjcffo favino”, paflori

monumentnm infigne flruííum efl , ac de

ejufdem nomine flavio adopt-:mm cogno

men . Ex concnbitu autem brutino namm

, ferunt infantem mm'bns , qui Matrem

L referret , facie vero Pam-m . Sed e'? Dea

rum
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rum numero aſc-ſmi”. canflam- tenuit fa

ma : fiaitque max, Hylaum numcn,1\(4

‘ pzumque, Id vero ſylveſlre fignificansíó

quidemñ‘ ſalus vo‘cant Grand-tra; . Ha

&enus ille. Cumque mihi quoque cir

ca Aras has ulcerius dicenda. non ſup

petant. Rcliquum est ſinas mc a tua

_benignitacç imperi-are, ut cum ipíì ,

quantumvis mepto provinciam ho

rum lapidum cxponendorum, studio

Nationís tua: his vetustatis relíquiis

?illust-rahda: commiíeris, quam hercle

'tuis moribus, 8c Magistratus amplitu

dine ipſe interim affatim illustras, 8c

ornas , dum potifiìmum .Avunculum

/Q tuum Illustriifiinum Ducem Ctfiemnum

.Argento 0mm re prorſus exhibcs, 8c

' ímitaris; de quo ad ſupremum mox

Neapolitani Regni Scnatus Pmfidatum

eveäo Statius iure céciniſſct :genimm

fibí Curia ſenfit. Cujus nomen, 8c uni

vcrſas ejus laudes uno verbo comple

äar, inflar triumpbi cſi, un merito dc

ſuis Patritiis Conſcntìa , Croto late

tur, 8c gloriari de Alumnis univcrſa

Calabria queat; ſi quid apre prorulc

nm, quod lapides ipſi ſuggeſſcrint,

bcmgnus_ cxcipias; ſi inepta , quod ip

ſe pel-miſerie, nec tenuitas mcliora

P9*

\
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èpotuerít clementcr ígnoſcas; nam pla

ne’ ílerum est quod ſcribít Plinius (e)

ERes ardua cfl 'vetta-(iis novitarem dare ,

-. novi: aufforitatem, obſoleti: m’torcm , ob

: ſcuri: lucem. Vale.

Ex Montalto XII. Ka]. Fcbruarias

MDCCXXXVI.
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PAREÎRE

Del P.M.Fr.Elíañd'AmatmCarmelítano

Montalcino, Principe del f'Accadcm- a.

- ’ dcgl'lnculti, 'detto,

T-IRINARCO,

Intorno a’Víaggí de' due Gulliver In

gleſi, per alcune, Iſole-.per l’addie

tro non conoſciute dalla' Geografia

del Mondo nuovo, . x

Indirizzato colla ſeguente 'Pistola

All'lllustriſs. ed eruditiſs. Mecenate

delle buone Lettere,

IL SIGNOR

D.IGNAZIO MARIA COMO.

KH- í-íflHffüüüflflflflflüfl*

Nulla: npnbrnſar jòrmidanim :ſi amatori ”rif-”ù . Ele

flzzn , afltin'zmirm ”punta/mm ljf , aut amici”. J’i ”La

mmm”: inſulta! ,fort-”dm (fl . Amir”: autem/i nnt ,

.dann-{m ;ſi dar”, amíimdm . Smugufl- Ln- di Trin

In Promnuo.

  



AA Il1ustriſs.& Eru'dicìſs. Dominum

DD-IGNATIUM MARIAM COMO

z “P 1 G R .A M M .z.

QUa fulges Virtus , qua ſplende: cla

' m Tropago

Te celebra”: Magnum, Conſpicuumquc

Virum. <

,Quqs premi; Ignati libros, quae Carmina

ſcribís

Virgílìi metborlo: , (7' Ciceroni: habent.

Mamma Roma fimul Viro buie Dìadema

zjcpone,

Altíus his ſcribit, dulcz'us Ipjë Libro:.

Nobílitate ”iter ;mira 'Pietate refldges,

Moribu: eximíis, Ingenioque mica:.

Puma volam , mu: ardor age”: , mea

Scripta coegit,

;ma rovere tibi , me mea Scripta dico.
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Illuflnffimo, ed Erudítifflîma Szgnore.

I. NON tantostocon’un prezioſi[

ſimo foglio ricevei da Voi i

conſaputi Libri , da :me pur troppo

deſiderati, che ritrovandomicon una.

Corona d’Accademici, ſecondo il ſo

lito, nel míoMuſeo-s Filadelfo tra li

altri, ben da~Voi compreſo perla ua

critica erudizione, dando l'occhio in

fra tanti .a rquel. ſolo Libre-;to del nno

vo Gulliver, in cui, non men dclPa

dre viaggiante per non poche Iſole

del 'Mondo nuovo , Preſentaci più

rapporti H

Ter fenticr flrani anali-0 ancor, dimo
flris 'i r.

stomacoffi 'n sì fatta_ guiſa, che` gitta

tolo dalle mani, e dall' occhio, ſegli

pari nelle follie de’Romanzi, come

Segnatiambi d'un marchio, e d'una

, - razza. ~ _

E che., Domine; (rivolgendoſi alla

brigata) voglion da Noi questiViag

gianri llngleſi, che vaghi di mercanrar

tante innezie al di loro Settentrione,

non ſi vergognano, farne pur ſpaccio

alla nostra Italia cotanto .amante del

. VC
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*²;ì.:___.”"ñ

ì‘lé'ſole Donne (

vero è Deſideroſo Veletto di ſaperne

la cagione perche stomacato l'aveſſe:

.E vi par nulla (riſpoſegli) metterci

ſotto" 'agli occhi tante traveggole ,

quando troppo stufi dalle fole, che

_ sballa’ci’l Padre nelle ſue Iſole, e de'

Giganti, e de' Nani , e d* Uomini

eſenzionati dalla falce di morte: di

paeſi affatto aerei, non che d’Uomi

-ni ſenza. ragione, che di Belve di di

ſcorſo fornite,- pur il Figliuolo ſotto

lo steſſo nome col curioſo del ſuo ſe

condo Viaggio prerenda'crattarci da

pinconi , inſampognandoci più Regio~

ni nell'Oceano Orientale, e nell’altre

dette del Fuego , tra le quali 'n una

gli Uomini fact' im

belli) foſſero il Seſſo dominante : in

altre più popoli , che in pochianni’n

vecchiaſſero : altrove famiglieintere,

che la Natura producendole tutte

gobbe,ſi stimaſſero come belle, ſ rc}

zadrici d'ogni altra razza, che ſënz:

gobba ella foſſe' ; laſciando da parte

altri paeſi fantastici ſognatidal ſuo ca

priccio, non ſolo in tutta la Catte

goria delle Scienze ttonſi, e ſuper-bi.,

. ma eziandio quella gente che favouñ

ta dal Cielo del dono di lunga vita ,

alla
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p

: alla metà del corſo ringioveniſca. Or

:chi non dirà, avverandoſi cotai ſco

r perte , che'` ſi doveſſero tutti gli ap

Î plauſi pur a quei Regni finti d' Astolñ

: ſo, ed alla CojmotcofidiCristiano Uge

mo, che ancor ne' Ciel-i, e nelle ſue

i Stelle volle più-'Mondi, non che nella

Terra, forniti di lunaticí abitatori?

Baja , che avanza in ver quante nofl

volle,

Quantedífl’er mai favole, o carote

Stando al fuoco a filar lelſecchiarelle.

Così_detto , come ſuole ſpeſſo avve

níre a chi va inconſidcratamente ap

preſſo de gli altri, '

Come le perorelle eſco” dal cbíufiz

.Ad una, a due, a tre: ct’altrcflanno

Timidette attrrrando l'occhio , e’l muſo,

E ciò che fa la prima, è l’altre fanno

./lddoflandoſì a lei s’eila s’arrefla,

Semplici , cquete, e loperchè nonfanno 5

tutta quella brígatad’brudjti,che me

, co delízíavaſi 'n ſentii-Filadelfo, ſen

; za rifleſſo, _o allo AStorico, ch’cglifoſ

xſe, o all' allegorico dc’ viaggianti ,

'J diegll l'aſſenſo ,pubblicando coll’Opc

tra, nè ſenza ſcheme, ch' egli’no k`oſ~

ſero

,- Vani immaginator d'ambre, c di ſole.

z' OPuſt. Tom. X111.- S I0
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10 non però, (Illustrifiimo mio Si

gnore) per dirvela con iſchiettezza ,

ſapendo , non che da Seneca (epiſhz 3.)

che la Verità, ſenza cercarla nelpozñ

zo di Democrito , multum ex illa etiam

futuri: ſerali: relifíum efl , ma altresì

dalla ſperienza, che a tutti faſſl pale

ſe, lo inſorgcr contro quegli Scritto

ri avvalorati dall'autorità d’antichi,e

di recenti Geografi, che palmo a pal

mo ne ravviſarono , lo. che conticnfl

di mirabile in amendue gli Emiſperi,

Parmi , che foſſer degni di quell’ an:

mende del Sole date a Fctonte : ( Ovid.

Met. 2.)

Nítor in adverſum , neque mis-,qui ut

tem vincit

Impctus, (ſr rapido contrari”: evebcr

Orbí,

predicando l'uno, e l'altro Viaggian

te, in vece d’ Argo, che nuove ſco

pcrte ci porſc , come cantonne della

ſua Nave il Poeta:

Libera per vacuum poſui vestigia prin

e rep:

_ ' Non aliena mea preſſi pedc,

infamarli piuttoflo inventori di r0

rnanzi , ed immaginatori difole. Quin

di tenendo a favor de' medeſimi più

' ra
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" ragioni, che mi perſuadono non già

ammendarlc le giustificate'difeſea’

‘ [L5. 6. Ù 7.) Acosta, nel prima Li

' ed altri di magnior novero, de' quali

ì ſentir da var} Scrittori della Norveg

, gia, dell’lberia, e d’Ollanda, la na

Î tura. di molti Augelli di là dalla L1_

inveriſimili i rapporti d' entrambi ,’

qui 'n questo foglio ve ne porgo` per

II. Ricevo da Voi l' inſegnanze ,

mio Erudito Signore , che molti pur

furono, e nella dottrina, enellaSan

t1ta` celebrevoli, ch'ebbon gli .Antipa

di, fiimati pendoli a Noi, come fin

ti dalla Poeſia, ſolo meritevoli d'al

logarſi ne’Regni favoloſi d’Astolf‘o 3 c

pur convinti dalle Scienze Astronomi

che, e Geografiche de’Colomhi, de'

Ttistani, de' Veſpucci, e d' altri .Ar

goriauti Europei, ferongli cantare ,

più che bergoli, la palinodia, come

bellamente con autentiche ſicuranzc

paleſaron cotal verità in amendue gli

Emiſpeti, Gioachimo Vadiano, ſulla

fine de’ Commentar} di Mela, Gomara,

nella ſua general Iflon’a dell' Indie , r

bro del ſuo nuovo Mondo,(c.7.e’î* 8.)

o o

Eterna fia dz lor qua giù memore-1.

Che riſa non ferono gli Europei 'n'

 

_S 2 nea,
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n'ea, á: máíììmc di quei due di gran

mamwglía:. detnfldrboreo, c del 'Pa

”mq/a ,fichi ;volend’olo infantaro da

piante’yz <1- nux'rito, dall'Etère , parto

rcndo i; ſuoi bambolj', ſenza vantar

la Ten-_1.mp- ſuaLucina‘; chaariri alla

pcyìfinc, non che da' Molucchcſi , c

dagÎíxQrchadi, tra* quali questi V0

]atíli vantano la figliatura, ma czianñ

dio da.jBnezzio, Iaflono, Gil-aldo ,

Cardano, Alefl'andro, e Turncco preſ

{o il Cardoſa, (q. 44.15121701; liber.)

’ Che mar-miglia fanno a chi l' aſcolta.

Chi prímamentc mercantdccí la con

tczza dipiù popoli, che anticamen

tc allogavanſi agguiſa di Lestrigoni , o

Ciclopi., o Címmcrií ſottcrra, ſenza

límoſinar dal chiaro .del Sole i prop}

alimenti, furon cacciati da non p0

chi dalla‘cartegoría dell' Umanità ,

pubblícandogli,ſe tali eglino foſſero ,

compatríoti di ,quelle Belve, che tar
patc lc puſipíllc da* lustrorí del Solc ,

ſi rampínano come Talpc nella ma~

gione di Pluto,- c pure ſi conobbero

così veri tra' Sollunari, avvcgnacchè

di colore vcrdiccío la cute aveſſe-ro ,

che dímoflravanſi pur díſccſi d' Ada

mo, nè a N01' inferiori nella figura ,

nc'



Intoìnóóa’fäiggi di duelr'tgl’efi. mi _
`

ì‘ác’ dialetti} e ne’ocibi, dont-dico* dë.

ìminiq,I d‘a Solin‘o ,* c di EliInbI-tm‘,

i Trogwditi ncll'lìrimo ,'ffmgl ózíandvo

"dz Piè-tro Pais tra le Cávemc d’el’Cäií

pio; eë'da Marco Véncto’y c* 'dà ;an

'ti, e’t’an‘ti più recenti Scrittori, lat-di

cui fama, e stima giugnc²a tal- ſegno

In alto, che'ſalifv'più nonliſcafl 'H'

Qxalí'furon ,1c il Kirchc’t‘ò’! :s m1 ;ſno

Mondo ſoçccrr'anco; (1 Tdi”. Î. L18”)

chc‘li deſcrive; nor-'1 ch'cñ _nel Gozzo

cra’Malmſi, ‘oggi detto floſëhcccor,

`c nc’C-ampi di Viterbo , dz~sè' vcq

duri, ed ammirati, flppuntò‘ >-z'

Com’iſlfeccbío Sarflor fa": netta Cru”;

Guglielmo-;Ingleſe in ;una Wil-Pam

o'ccalò dell’în‘ghilterra; - nqn‘; trbpp'o

lungi dal- Mqnistcro 'di-is! Edmondo*:

Cranzio , ſin? “dall’ anno 900. nella,

Concavitì-dclla Tranſilvarii-à, c d'at

tri di no’n minor stima, che-iper bre

“iricí ſi ti‘àlaſcì’ano; ſclnzaì'prendìermì,

ìhbflga fù-_"l’-’-Orbe ſotterraneo dë]

-Pa Kircher lg'ſcopèrta elixqu'ella-nuéî`

ira. Golonia- nellcìaîspagne al 'tempb

dí‘ÌFiÌippo lll.—rcgnance, che inco

gnita per canti ſecoli a 'tutto qu‘el

_vasto Regno , alla per fine ~, come

'mirabil c'òſa‘iclia ›foſſa,ñ‘›‘öö-ñstrano

N \ 3 ſin*
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linguaggio fornita, e ſenza legge nul

Vitamin': quelle cimmerie ſpelonche

ſu, ſacra. `degna., cacciata da' Cam'

da. quegli anni, illustrarſi _dalla Fe

de Cattolica da’- PP. della Compa

gnia. di Gesù. Alla prima veduta

dcr-'Bacchi da ſeta, de’_quali ſin dall'

Aſia , ,propiamente dalla Regione de'

Serij,;ñ-pppur degl’ Indi, ſecondo il

vario. diyiſamento de gli Eruditi ,

portarmi all' Europa il luſſo 'delle

;Vesti `quei due Monaci della. Siria,

che proſeffavano la povertà , non

porca darſi a credere , come trop

poi prodigio’ſa la invenzione, chi

*chefia `di -quei tempi… che un Ba

.cheteo piceioliflîmo Vermicciuolo in

ſantato da-~ uno quaſi invifibilc ſeme,

_e nutrieato colle ſole frofldi del M0

.ro , ſi fabbricaſle in un boccio sì

prezioſo la ſepoltura, non giì per

morire, ma per riſorgere alato, nuoñ

(va Fenice alfímmortalità, propa

gandone di bel nuovo la ſpezie, e

rendendone al par dell'Aſia pur do

vizioſa della ſua mercè 1’ Europa ,

con trarne

Le genti antiche dall’antiro errore.

Ch’ella foſſe di cotai Inſetti favoloſa

la
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la. figliatura. Si stunerebbe al certo

1 da. nulla chi connaturale al Mele neñ

`gaffe la. ſua dolcezza,- e pur ncl

Mondo nuovo , agro iſperimentollo

con altri viaggianti il Gemelli; (Gir.

del Monti.) come eziandio da Scioc.

co , chi dalle ſole 'Pecebie ſequestraſñ

ſe il lavorio delle Cere, quando da'

medeſimi n’abbiam nella Cina d' al

tri Vermicciuoli 'n alcune piante la

genitnra. Or vada crivellando ncllc

nostre Regioni, donde derivaſſe ne'

Ragni quell' inſulta: ſovvente per nu

tricarſi, le Moſche, quando nel Mon

do nuovo le Moſche de' Ragni' fan

crudeliffima stragge? Ma che giova

ridir più ſaccende_ben digerire per

vere da' viaggianti Europei in quel

nuovo Emiſperio, quando, non che

nelle mie Lettere erudite, come nel

mio Termqueo, con tutta lay-Con

feffione di tutta la più eſatta, è Sto

rica Geographia, apparata da Voi,

che ne liete il Maestro, a qual .ſi

ſia Erudito ne diedi le dimostranze?

Or portiamoci dopo lungo diver

timento allo ſcopo del nostro aſſunñ

to. Come fia mai, ſe Iddio vi guar

di, ch' io voleffi non diſſimiglianre

' S 4 al



`4Î6 * 'Parere del ‘P. Elia d'atmato

'al nostro Filadelfo cenſurar tutte per

favoloſo le conrczzc de' Viaggi ra,

portateci da* due Gulliver, c permet

ter, che chi che ſia, maſcherato da

Giove, non già per istupore, come

in que-l picco} Mondo di vetro d'

Archimede, ma. per iſchcrno, ne

dcrideſſe di coral Mondo fantastico

creato dal ſolo capriccio de’laudatí

viaggianti ſul fragile de' loro fogli

la fuflistcnzaz'

.… in parve cum camere! omnia vitro;

Riſi!, e'? ad Superos :alia verba dedz‘t:

Bucci”: mortali: progrejſa potentia ame?

]am mem- infragili ludítur Orbe labor .

vtluando più contezze stimate un rem

po per incredibili dagli Brudui, toc

.cate poſcia con mani , ne cantato

*no con più ſenno, che Steſicoro ,

[nè {enza roſſore, lc palmodxc? Ma.

 

 

per non tcnervipiù a bada ſalutiam

priínamcnte Gulliver ilñ Padre, per

indi poi crivellar le maraviglie del

Viaggio di ſuo figliuolo.

III. Eccomi al primo. Qualfarfal

lonc sì ampio abbia mai preſentatoa

Leggitori ’l vecchio Gulliver in ram

menrarci la ſua Iſola de' Giganti? lo

ſecco le vostre ammcndeil non sò

C33
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capirlo; nè gia vorrei che Filadelfo_

z Col tirarlî’n doſſo tutt’i rimbtoeci a'

- amendue le Storie , ,Sa‘cra , e‘c‘iÌv-ilei

degno ſi faceſſe 'di‘quell’obbrobtio z

Or tn cheſei , che vuoi ſedc‘r aflat-anna

Per giudícar da lungi mille miglia

Con la veduta corta d‘una fpanna?

Io già non niego, ch’a‘obin molto

del favoloſo quei rapporti di taluni,

che pl‘egni dal curioſo della Poeſia ,

in ravviſar non pochi ſcheletri', c’hanñ

di mirabile nella mole, voglian ſpacñ

.ciarci eſſer le reliquie di quegli Ence

ladi, e Titani, che quai Btiatei'giuñ

gnevano, per così dire, fino alle ñci

mc de più alti Monti per portar 'le

disfide al Tonanre . Ma che poſcia (i

negaſſe tutta la‘credulirzì al gran no

vero degli Scrittori, che ſopra alme

no de’ſette cubiti gli _ravviſ‘arono in

amendue gli Emiſperj, appunto la bi-~

ſogna cercatebbe, che pur la Storia,

nè ſenza fallo, .al-pari de’RÒtnanziíì

bandilſc dal vero. Quando pnt altro

non ’Vl foſſe, che ci convinca‘ de? Gi~`

ganti la ſuffistenza , basterebbe ſolo la.

Storia di Dio, che nella Geneſiy pri

ma del Diluvio univerſale con questa

parole lo perſuade :ñ (e. 6. ) Gigante»

S 5 tm
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autem em”: ſuper terram in diebus illir;

Nè già. mica poſſono confondermi i bei

trovati di Filone , rigene , Goropio,

e Boulduco, chefondati ſu l’allegori

co, stimarongli tali,~non già nella mole,

ma nell’iniquità, oppure nella virtù,

in cotal guiſa nomati, convinti ſen

za meno -dalla steſſa Scrittura. dettata

dal Paracleto , che nepput diſperſa.

cotal razza dopo il Diluvio, ne de

ſcrive minutamente de’Gíganti , Nem

brot nella Genefi , dell' Am’orreo in

Amos, d’Enaco vne’ Numeri h del Go

liatto ne’ Regge', d’ Og, Re di Baſan

ne’Deuteronomj, non che la fierezza,

ma la mole nell’ecceſſo della Corpo

ratura, e dell’armi,

Come cin* mai coſa incredihíl ridde;

Come già Noi nel primo Tomo del

le Lettere eri-dite , pienamente mo

stramo; (Lc-tt. I9.) ben chiarita la

Ãnole di cotai Mostri da Giuſeppe

 

 

Ebreo (L.,.\lntiqu.2.) quando ſcriſ

ſe: apud eos in eam diem ſuper/?iter c

rant qua-'dame Gigantum genere statura,

e'? mon'bus miſeri: mortalihns diſpañ

TES, vifu ſimul, ("F audit” borribile: ,

quorum ofl'a adbuc oflenduntur, quali:

'vix ;red-mt, qui non viderunt ipfi. Nè

mi
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f mi stia a dire taluno con Lucrezio,

Î (l- 2.) eſſer già ſpenta cotal razza

t ne’nostri tempi, non vivendo già più

‘ nc' nostri quella. vivezza de’ſpiriti, e

valore di ſeme, che ſperimentavanli

' nel bel principio del Mondo

Jamque adeo eſſa-ta èfl eta: , :eſſa-ta

que tell”:

Vix animaliaparva ore.” , que cunr’f.;

cream:

Secla, dedítque firm-um ingentia cor

po” Part”;

(Luſi che nella nostra età s'avveraſſe

lo che nelle Satíte (x5.) ne cantò

Giuvenale: ~

Terra malo; hominer num: edumt, at

que pufillor .

Contra‘lo che con tanta ſicuranza ci

venne perſuaſo da Salomone , ( Ec

del; 3. ) Ne dica: quid eau/le ejZ, quod

Priora tempara meliora fuerint , quam

nunc fiat,- flult‘a enim efl bujuſmodi in

terrogatio, dandone la. ragione bella.

mente Manílio (mie .Aſh-on.)

Idemſemper erit, -quoniamſemperfui:

idem

Non alíum ridere 'Patrer , aliumve

nepoter

Aſpiranti*

  

S 6 Se
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Se così la bíſognatn’andaſſc , vedreſ

.fimo ne’noí’cri giorni il che. gra d'ec

ccſſo nella grandezza_ nc’ posteri di

Noè, trasformato non ſolamente in

Pigmcí, mainqucipuptí, chain qual

fi ſia mole volle con Zenone la Stoa.

E pure vedendo, non che nelle pic

tre , nc'vegctabíli , e nc’ſcnſibili '1 gran

dc, íl-píccíolo col-mezzano, vogliam

così pregíudicarci nella ragione avva~
loraea daìſeníì, che pur tra gîi Uo~

mini , con negar loro ſmiſurata la. mo

le, non s’avveraſſe evidentemente più

che varia la ſufiìstcnza P Ma perchè

lo reggio ben, che giammai non fiſaq ì

ma

Noflrä intcllcto , fg’l vtr non_ lo illu

flra:

Vegníam all'autorità degli Scrittori,

che dc’Gfgantí per ogni età , c in ogni.

Luogo, cc ne preſenta îa.. ñſicuranzak

Díam primamcntc il vanto alla Giu~

dcañ, che obbietto nel ſuo Elcazzaro.

ben alcoſdí ſette gombíti… per via d'.

Artabano ali’lmpcrador di Roma Ti

bcrío Le maraviglíe, come ſe 'nc ren

dono» mallczvadori columclla, ( L3. c.

8.) c Giuſeppe. ( vinti-ml. I8.c. ö.)

.Non parliam dçh’ffigitto ,E cui ncLlc

(tre
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l fue Istorie , ne deſcrivei portanti , tra

; gli altri Flegonte. (1V1j›-ab.c.I5.)Ven

gal’Eriopia , che ſcnz’avvalorarci col

le testimonianze dl Plinio, Crarero,

il c‘E’rodoto , ci porge ſotto dell' oc

E chio l’Eruditi-ſiìmo Uc-zio, nelle ſue

z Aln’atarie (Liistioni 0.2.0.12.) col Re

È Gange, a-ltresìnelCongo altripopoli,

` che 'gloríavaſi-ſu degli altri l'aver pro

1 dotto più figliuolidi giganteſca statu`

`_ ra. Che non dice Agostino di cotai

i Mostri "nfanrari dalla ſua Africa, mi

{urandone da un dente di portentoſz

grandezza , dc’medeſimi {miſurata la.

mole? (deCiv. Dei, l. I5. c. 9.) Ella

pur fu l‘Arabia, che preſſo Plinio (l.

7. ci ,1611) -col ſuo Gabbam gigante ,

reſe ëſtatico Claudio Imperadorc; non

che la Siri-a nel ſuo Antonio nomi

nato appo Niceforo nella ſua Storia

Eccleſiastica. (l. n.0. 37-. ) Un'altro ,.

L'

ll

:A

li

- che fa innoì'ridire Teodofio, come

altresì Costantinopoli, nelle di'loro

reliquie , dalle qualí'ne inferi preſſo

~ GI’ica ( .Annal.p.4.`)la mostruoſa Cor

poraturafll’lmpcmdorc Anastagio ..Nel

Tibiſco della Dacia, e-nclla ſpeloncav

di Diana in Dalmazia, più manife

fionnc ne‘ſuoi stupori Elegance; 42ml;

' i: .n
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tab. c. r8.) laſciando Coo, eLemno

nel Mar Egeo, invitati dal Fazzello

nella ſua Storia Siciliana (L. I. dccad.

I.) e dal Zuccolì, nella ſua Regia

Topografia, a. veder molti di coral

sterminara corporatura, che ne rap

portarono nella Trinacria , e nella

nostra Brezzia; e appunto in questo

territorio della mia Città di Mon

talto, nominato Ullano, la memo

ria de loro stetminati frammenti;

ſenz’altri-dirne ancora di varie par

ti’n amendue gli Emiſpcri .

'Per reflrígner gran maſſa in piccini

j fall-'i0

Io già sò bene ( Ernditiffimo mio

Signore) non eſſer, mica Filadelfo ,

coſi ſcemo di mente , che voglia con

tro la piena di tant’lstorici, prender

ne le contrarie difeſe; ſolamente in

rendendo, che di corali Giganti foſñ

ſe incredidile ritrovarſene in amendue

gli Emiſperj, non che numeroſe ſa

miglie, ma Iſole intere, come cet

ca ( egli dice) d’inſampognarci l’ſn

gleſe Viaggiante. Non vorrei però,

che questo nostro illustre Accademi

co al pari d'un Ippia il tutto ſapeſſe.

-e poſcia, non inferiore ad Archeſilao,

ezian.
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'eziandio della verita‘. dubitaſſe, quan

Lte -volte, non che dalla Storiadi Dio ,

ipreſſo il Cardoſa (Phil. l. 6. q. 16. )

Se il CaImet, ( Vac. Bibi. V. Giga!) ma

îaltresì` dalla Civile, o profana, tan.

'to antica, quanto recente, preſſoSaſ

ſone , Olao , Americo Veſpucci ,

Errera, Garcia, Acosta, Pigaletto,

ed altri dipiù novero, ce n'afflcurano

nell’uno, e nell'altro Polo, che ne

gargli l' aſſenſo ſarebbe al certo vo~

lontiermente metterſi al ruolo de’l’ir

tonici, e d'altri scipitiFiloſoſanti.

Trattando l' ombre come coſa ſalda.

Bando altro non vi foſſe , non

dovrai mai convinccrgli come ſole il

vecchio Gulliver colla ſua Iſola di

Giganti nel Trobdingnae, ſe nello ſ’teſ

ſo nuovo Mondo pur lo confermano ,

non che per fama, ma pur di veduta

Americo Veſpucci; nella ſeconda na

vigazíone dell’Indie Occidentali.- nel

Polo .Amm-tico il Pígaletto, che ſu l*

Acate di Magellano, ed in altre Re

gioni di là dalla Linea paleſatecidal

l' Eri-era, dal Garcia , dall' Acosta), e

d'altri, che annoverar per la brevi

cà qui non bri o, contento ſolo di

`tanto, che ne crive il Cluverio di

` quel
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quella Regione' non lungi dal Chiſi’n

quelle parole.- ( Introd. Geogr. l. 6. c.

14; ) _Chili Regioni continuamr Chica

regio , f'reto Magellan’ico affixa. In ha;

Patagonum gen: efl flupendie Procerita

ti: , nove-m, (a' fummum d'ecem pedum

menſumm impianti-.Ex [ai: quid-1m, M1.

gellane ( is primus in ha: Ora: del‘atm)

inſpeëíante, ſeſquicubítalex fagittar ci

tra Muſeum per guttur ad flomachi fun

dum egere; boe fcilz’cet argumento con

Paris robur oflentantes. p

IY. Dallo che ſinora de’Gígantiab

biam diviſato, molto ben ſi diduce,

che non poſſa neppur metterli al ruo

lo delle Carote , quando il Vecchio

Gulliver ci ſcuopre dopo questa dc'

Giganti, l'altra dc Nani, o vogliam

dir dc‘Pigmei. Sò bene che’ il Kit-che.

rio nel ſuo Mondo Sotterraneo, voglia

Cotai piccinacoli nella Cattegoria

delle Larve , Geni , o Demoni , trop

po amatori delle Caverne, e degli

Antri, e il Calmet nel ſuo Biblica Vo

cabulario, con non pochi ſe ne pro

testa, che rai piccini, com’egli ſcrive

( V. 'Pigmei._) nonni/ì in ccrebro, (T in

[tripli: 'Poetarum ſedem babuiſſc credi

mi. E veramente ſe noi vogliam pz

rola
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rola fare di corali, ſiccome ce lipre

rſenta la Poeſia con: Omero, Giove

nale, non ſi niega eſſer-turno follie,

_ eh’eglino ,l nel- Nilo', ; nel Ganga, -nel

Termodonte praticaffero colle Gru

‘ quelle fiere battaglie, ed altre Carote

che sballan ſenza roſſore.

.Al Vulgo ignaro , d*** all' inferme

menti. -

Nulla però di meno tenendo da

quel Contesto d'Ezzechiello ( c. 27.

n. 1 I.) di cotestoro la ſuflìstenza, in

cui ci eſprime: Tygmai, qui erant in

tim-ibm" tm': Pharetrasſuas ſuſpendciunt

in muri: mi: Per gyrnm .- ipfi comple-vc

runt pulcloritudinem taam; ſenza ricor

rer per aiuto ad* altre Verſioni con

,Prodo, ,e Fotstero, come già piena

mente dimostroſfi da noi ,nelle nostre

Pistole erndire, ( T. I. Lemar.) del

la ſola Volgata contento colla guida

di Pagnino , Lira, e Musteto , non

ſiam- fchiſi a dimostrar gli ,Pigmei per

|

.D

_ dar forza aila Profezia, ch’clla foſ

ſe sì valida la Fortezza, che irſoli Na

T nibastaſſero per custodirla ,- come

- dello steſſo fcherno contro Davide

7 ſervironſi i Gebuſei nel` ſecondo Li

Î bro, de’Reggi, (0,5.) ponendo ſulla

ROC?
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É

ñ Rocca di Sion i Ciechi, e i Monchi

-per istat a fronte, come ſortiſfim;

.al ſuo formidabile aſſedio. E così la

iva: che valore(ſe Dio viguardi) ſor

tito avrebbe la fraſe del Profeta in

torno alle mura di Tiro, ſe a ſimi

glianza dell' altra. di Sion, non ſi di

duceſſe dalla ſua maggiore potenza

più ſanguinoſo lo ſcempio? Nè gia

t`u` nuovo, in conferma della Storia

.di Dio, come abbiam dalla Storia

profana, l’elſerſi già praticato d'altri

popoli tal ſcherzevole stratagemma

aflicnrati dl tanto da FOZlO colla te

, stimonianza di Cteſia,, che pur nell'

 

 

Indie in custodiade’Ptincipi, no’l dis

approva . Onde ſortiſicandoſi Filadel

fo col parere del laudato Kircherio,

che di tai piccinacoli , nepput per

ombra nelle di loro navigazioni i

viaggianti menzione faceſseto , ben

ſi conoſce, .

Cb’erm, e non vede nell' errar l'er

rare.

Ma‘. per istat Voi ſicuro, ( lllustríſñ

ſimo mio Signore ) che io non vi

tratteneſsi allo stracco, ſenza ricor

rer a quella ragione, che il Mondo

nuovo per eſſer pieno di Terre inco

gui
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: gnite, non a tutti faſiì paleſe; dico

` vi, che .ſia falſifiimo, che a non po

chi de’Viagígianti Europei naſcosta.

foſse la. genitutaíde’ Nani d'un ſolo

gombit'o , come cercava d’imbara

gliarci 'l Kircherio, e stabilirſi-con

tro “il Gulliver lo ſcherno _del nostro

eruditiffimo Filadelfo . Botero egli

fu, ( RelaL'd’Europ. p. 1-.- L. I. iti-Lap

píd) che aflicurocci colla fedeltsëde’

Navichierirdi cotai piccini la ſuſſ

fienzar'nella Palude, nomata Lula in

zoo. miglia di ſpazio. Non lungi dal

medeſimo clima, pur li vide Giovan

ni di Perſia nelle ſue Spagnuolo* Conte-z

ze. Chi non sà vdegli Eruditi, che

Gemma Friſio nel Mare Settentriona

le,-’una Caracca pur piena di ſo1ni—

glianri Omicciuoli , sbattuta dalle

tempeste ſino alle ſpiagge della‘Nmu

reggia, offetvaffe? Giovanni Alvarez,

ancor ride, in averravviſato famiglie

intere-di Nani nell'aria-nre. Se ne stu

pì eziandio Oderico , ſcorgendoli nel

ſuo viaggio dell' Indie. Non s’ingan

nò Pigafetta, quando con occhiaper

ti li vide nelle Moluccbe. Nell'anno

x600. di quella gran ſcoperta de’Na

ni nel ?mi in una intera Provincia,

B9
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ne fè certa: L'Europa- *ſimda: quelle Re

gioiwöw piùlettere il. P-Rniz alla… ſ
Compaonia ,* .nè incxeduloìfd‘ iLGi

cvio ,r ( Z234:. e. rheedixià-da. Lap.

poni ;na‘Digmei -nc stabiliſce ;le cove;

come nettámpoco il Ferruginer nelñ

la ſua Pistola alGulliverL'aflìcurando

con una‘realzione fedelifiima dell'A

merita , ehe` portata ,nelrt7i7. una

fanciulla della nazione²d`Eſquimai3l~

la costazdizzabrador, cbnfeſsò -ritro

varíi nazioni intere di Nani nel Nord

ſuo paeſe, non aſcendenti ittè piedi

d' altezza. CoÎne adunque la va‘, che

a tutti li Argonauti d’ Europa tai-ti

dicola razza naſc’ostafoſſe? Si ſi, el

lafi tende coſi chiara de’Nani'n amen

dueiPoli la figliatura, che n0n‘,po

-ttaſlì ridire contro del Gu.’liver, che

(ballato ci aveſſe r

Sogni d’infi'rmi, e fòle di romanzi.

V. ,Se per lo gis‘. detto, non ceſsò

Filadelfo di nominar goccioloni tutti

quei bet-goli. che dieton l’ aſſenſo al

vecchio'Gulliver, pteſentandoci nc'

ſuoi Viaggj gl'accennati rapportidc'

Giganti, e Pigmei 5 non poſſo eſ

primetvi ( Illustriflìmo mio1Signore ) la

rabbia, che l‘pffuſcò la. ragione in

In?

J
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ínſan--pognarci un'altra Regione, ch'

ella ſolleallogara d’lflomini nonſog—.

getti alla morce.'lNon›hò dubbio 5'

che prendendo il-ñrapportofldi'cotal

Via’ggiante , ſolo nella .- corteccia. ,

tanto ſarebbe degno, non che del

nome di ſrappatore ,. fingendoci 'n

qualcheluogo di quel-nuovo limiſpeñ*

rio popoli; che irrmorta‘lsi eglino Fnſ~~

'ero, qnantod'empi’o., ſupponendoñ.

;li contro, la ſede non dcſccndenti~

per la colpa dalla proſapia d' Ada~

rño. Non pè‘cheſi oggcttarebbon le

~Ole a rifleſſi d’un popol’osìſortunato,

:he godendo in quel Clima il primie

*o fiato dell'innocenza,-~*o ,s’avreb

ÌC adirecoläpurgermogliaſiero, non'

:he quell’erbe , e frutti , clronde,cheë

eneſſcro per virtù naturale quel do."

lO dell’Albcro della vira,- o che pur

la var)` ſughi di quei~ ſemplici, :o mi

erali , ſe ne ſormaſſe quel Nepcn~

2 , o elixir wine, o altro licore Elo

>ſale imbeccatoci dall’ Alchimia del

aracelſo, di Lnllo, o di Villanova,

he ſequestraflero affatto la morte_ _

1 corali Iſole fortunate. Chisänonîë’f‘;

-ſl’e coral Regione ſimigliante aquel-~' 'ì '

lltra, che ſipropone nel-Mar Bric-xfx"?

x › tani
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t’ai-iico-l’oculato Cambreſe, come de 4

l’qrraneattorno all’lrlanda; nelle qu l

li le Belve, oſempre vivono, opp

traſportate colà d'altri paeſi i di l

r0 cadaveri, incorrotti s’eternano:

perchè pur troppo ſciocco, non che

melenzo avrei stimato coral Viaggian

te, che potendo al par di quei brnti

ſcanzar la morte per ſempre , allo-`

gandoſi 'n Iſolette coſi ſatate, le

ſuppoſe per avventura come l'Eſperi

`di custoditi da più Dragoni.

in cui

Non v’intm 'Pelle-grin, ſe non ſmar

rato.

Mei lungi Paſſa, e le dimoflm a dito.

Non ſu gia nò il ſentimento del

Gulliver metterci ſotto all’ occhio

cotal’Iſole, ch'elleno foſſero perſaró

ci credere l’immortalità di quei p0

poli, ma ſolamente, che immortali

eglino ſimillantaſſero; o perche trop

’ po in quel Clima prolongavan la vita

ſotto le benigne guardarure de Cic

li ,-.e de gli Elementi, come pur leg

giamo, preſſo Plinio, (L. 4. c. 1:.)

Pomponio Mela, ( Ge0gr. Orb.) e So~

lino, (0.21.) di quella gentelperbo

rea, o Rifea nell’Aquilone che stufi

di

  



Intorno a' Viaggi di due' Ingleſi . 4 3 r

Ji troppo vivere, cercan volentier

nente la morte ,nc’precipizL buttan

:loſi al mare; dalle più alte cime de

;li Appennini.- o perchè ingannati

;la più Demoni incubi, e ſuçcubi ,

`otto ſembianza di Donne ſogliono

nſampo narli col ſugo d’alcun' erbe,

a altre rottole, e ſuperſtizioſì con

:ubiti, di- rendergli affatto immorta

i, com' elle appunto preſenranſi ſe'm-~

_ore viventi nelle delizie apparenti di

quelle ſelvoſe ſpelonche , in cotalgui

'a deſcritte tra Gioghi Cambrajcſì da

Pietro la Valle ne' ſuoi Viaggi dell'

Indie. (Tom. 4.) ' . ,

Or che maraviglia, ſe: ingannare

da queste Larve maſcherare di fem

mine ſlimate: immortali 'n gran co

pia allegate in quegli antri, e da eſ

ſe infantate quelle genti,- tutta via ri- ,

:hieſle del loro vivere, ſìſpacciaſſe

:ozda immortali? 'Patve dunque zal

Gulliver di corali nominarli; n.011

perchè in fatti fatati eglino foſſero,

na in coral guiſa, come deluſi, eſti

navanfi . O pure coſi_ nominavali

iel ſolo nome, e fiima, come ap

Punto quella brigata di Soldati al'

lcrviggio dc’íìè Perſiani; preſſoſCÌ

lO
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lio il Rodigi‘noñ, .(fL. 25.) de qua

cantonnell‘í'Iîaſio; (0.132. ) ñ ì

-Ella-èî detta; immane! ,- perchè difetto

Ir’i quel *name-fl; mm'- non fil .Pur d’uuo

.Ma ampie ü’luogo *voto ’, , e ſempre

‘›ñ eletto, ` -

Sot’temm Uom mio”, ore ne man

--ó chè-derma.» . -ñclì’e che`ſia di vinto', io volentieri

dal‘èi l‘afl‘enſo (ſempre però ſotto lc

vdſh’e ám’mende) all’ ultime relazioni

venureci' 'per via della Francia dall’lnñ

ghilterra, che il Vecchio Gulliver chia

maſſe quei-'popoli immortali per la

confeſſione de’medeſimi, ~non perchè

tali ,foſſero pel- nflhra, ma che- tali ſi

lnlîngaflerorëjglino- steſſi per arte . Di

grazia fiermîètîeíteffiiì, íche nc ſpiegaſs’

, il‘ñHe'llÒ.-.Ben'ëſilſifa dal'Botero, e d'

 

 

altri Geogràfi nelle di loro Oſſerva
zioni di la‘ dallìlìquinozziale, vantar

quelövall’Oceanoìlungi, eſproflimanc

alla Cina pill-'Hole ',Î e Terre incogni

to , -che ſi? flendono ſino all’ Indie ,

prima da' Cineſi' pofledute, e ammae

ſhare. Or chi potrà indovinare quan

to ella foſſe in codesta gente ſin dal
ſuo primſio :fiere , oltre dell’altre Scien

ze, ed ^rti,1a'Medicina? ,, Siſa ſ0

' » a
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lo , dirò col nostro Eruditiſilmo

Lionatdo di Capoa , ('Parer. ſu l'

imc-rt. della Medio.) ch’eglino s'in`

gegnarono di trovar medicine, non

ſolo acconce a guarir le malattie ,

ma anche valevoli ncgliUomini ad

eternar la vita, e come diRaimon

do, d’Arnaldo di Villanova, mil

lanrano i Frati della Roſea Croce ,

che vivi anche oggi fieno, che va—

'dano ſempre mai per lo mondo va

gando; così fingono, e danno ora

ad intendere i moderni Cineſi Chi

mici, eſſer molti, e molti di que

gli antichi Sapienri, che fattaſi col

la gran medicina immortali, dimo

rino nelle cime deglialtiſiimi mon

ti, e quindi vadano, anzi volino

dove lor più ſia a grado, ed anche

in Cielo , \

Soiolti da tutte qualitadi umane.

Più che tutc’ altri ſi laſciano nella

Cina da' Chimici ingannare i trop

p0 ſemplici Impetadori; e narrati,

che da lor perſuafo l' Impetadote

Ivoo a compor la medicinada p0

ter divenire immortale, faceſſe fab.

bricar un palagio di Cedro,_ e ('21

preſſo , e d' altri legni odoriferi ,

Opuſt. Tom. XVI. T che

‘

/
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,, che’l loro odore lungi a molte mi

,, glia ſacea ſentirſi. Alzò nel palagi

,, una torre di bronzo altiſiima, nel

,, la cui vetta eravi una conca pari

,, mente di bronzo, formata a guiſa

,, d’una’mano, nella quale ogni mat

,, tina aveaſì a raccorre puriflima la

.,, celeste rugiada : ove macerar p0

,, ſcia ſi dovcano le perle , ed altre

,, peregrine, o rare coſe, delle quali l

,, comporti doveva quell prezioſo , e l

,, divino medicamento, che ſacca l‘

,, immortalità conſeguire aqualunqne

,, adopera-vale . Ed anche a' giorni

,, nostri ſivcggon per tutti iReami

,, di quel vaſtiflìnëo imperio andar ad

,, ogni ora vagando , in grandiflimo

,, numero i Chimici, iquali infingen

,, doſi d’ eſſer nati più , e più ſecoli

,, addietro, vendon altrui la medici~

,, na , che ſa gli Uomini immortali ,

,, e tra per le loro trappole, e per lo

,z deſiderio , ch' è in ciaſcheduno di

,, conſeguir l’immortalità, agevolmenñ

,, re ritrovano , e più tra' letterati,

,, che tra gli altri, chi lor preſta cre

,, denza.

Or qual flupore potrà egli 'ngom

brai‘e il noſtro Filadelfo in inſultar co

si
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sì alla peggio il povero Gulliver, ſe

cotai popoli c’osì inganna-ti da tal Ne~

pente, per così dire , dalle frottole dc'.

Cineſi, immortali ſi millantaſſero!

VI. In averci poſciasballato non

pochi Paeſi aerei, non avrei creduto ,

che Filadelfo nella geografica crudi

zione eminente, stimato aveſſe pur

da nulla il vecchio Gulliver, quando

piuttosto, come veraciſiimo ſu tai rap;

porti meritava gli applauſi. Qpalein

giuria, ſe Iddio vi guardi, ſi farebbe

alla verità, ſe nelle Mappe ſidelincaſ

ſero più Regioni come aeree , qual'.

ora elleno non foſſero maicompreſe,

nè dalla Geografia credute per ſuſſ

ílenti? Questo , nè altro intende il

Gulliver, quando ne' ſuoi Viaggi tai

luoghi ben degni di stanziar nella

Utopia di Tommaſo Moro , o nella

Repubblica di Platone , col nome dÎ

aerei l’eſprime. E veramente chi non

chiamerebbe aeree quelle Iſolcgdi ran

novero, che nelle loro Carte im ec

cavanſi anticamente i Cineſi preſlo le

relazioni del Bartoli, e d’altri Argo

nauti Scrittori, li quali per millantar

ſi, che fuor della Cina, altre Regioni

più culte, più ſavie, e più amene per

` ` T z - 'MQ
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neſiun verſo vi foſſero, vi dipignéval

*F0, ſolo 'pcrilcherno non' poche Iſc
lertç nel lÒ‘ro pGlobbò ,ehe ſolarſinen.

.Fc ?NP-edi gobbiſizfdiìmoìnchi , di cie

ffi'îl'î, di Mostri, 'edîaltri di fir’níl for

gna , che non'praticò neppur Alcina

m guardia della ſua `aerea magione ,

non; ſenzaprotervia 'ci dimostravano .

Hauſa-veduta mai più flrana torma,

:Più mostruoſi volti ,_ e peggio fatti ,

' 'Kg-11m” dal 'collo ingiù d’ uomini ba”

l forma, ,_ ' p

Col 'viſo altri di ſcimie, altredigatti,

Stampa” alcun co’piè caprigm' l'arma.

In traggittaril Gulliver la vastità

"dell'Oceano, ſenza trovar quell' Iſola

detta .Ambregì ſulle carte d' Ollanda,

"î come tacciar ſi debba per ſole, met

tendola tra l’aeree, ſe veramente ella

non fu mai Iſola che camminaſſe alla

veduta de’ Navicchieri, dove lafiìper

la tempefia cercavano di approdare,

-appo il Leonardelli‘, ma una stermi

?nata Balena, laf quale in ſentir il fuc

..co ſul doſſoſtfuffofiì al Mare? Qual

fiupidezza dovrà opprimere il Fila

delfo, che col ſop'ranome d‘aerei bat

tçzzaſſe‘più paeſine’ ſuoi Viaggi 'l

Gulliver, 'qualora leggendo in {u le

' " " Map
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Lppe di Solino, Cteſia, Mela, Pli-‘

› , cd altri Geografi 'nſampognari

ll’antichità delle ſole , diceſſero, che

:ſo l’occaſo ddr-Etiopia gli .Agi-ia

ji fian dominati da un Re con un

’ occhio alla fronte? Tra gl’ lndí

.zz/Zoom', che er non aver bocca ,

r le ſole nari olamente d' odori ſi

.tricaſl‘ero.e l Monopodi tra gli Aſti

miri d' un ſolo piede, che ſerveglí

ombrella ne' più cocenti raggi del

Je , e pur tra i più velociſlìmi Cor

íori Cteſia non ’s' artoflìſce deſcri

:rli .è Laſciando tra gl'lndiani, e tra

id} altri paeſi, in cui la gente ſenza

iedi colle ſole ginocchia cammina ,ì

lantopodi nominata, e non pochi c0

li occhi’al tergo afficurandoíì del paſ

rto, ſenza che s’avvedeſſero dell'av

enire. Or a qual deriſione debbaeſñ

›otſi 'l Gulliver, ſe con chiamar co

ai luoghi, perche non ſuſíìstenti , ao

eí‘, s’allontana pur troppo dalle ſole

li que’Geografi rampognati da. Plus

zarco, (in Thcſco) quando ne ſcriſſe:

?um extremis tabulis Ignora: ſibi parte:

îringunt, uliqmzndo adſcribere fiale”: , 7

eſſe in illa': locir litro”: aqui:: dèflituta ,

aut ſeri: obſeſſa, muove obfita., aut

 

3 mon
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monte: eo Scythicos , vel Mare glacím

pei-tinge”, e deluſi dal Poeta per goc

cioloni'.

In farmanto del vero alla menzogmi

VII. Quanto agli Uomini ſenza ra

gione, e alle Belve che aveſſero un

non ſo che del ragionevole in quelle

nuove Regioni ſcoperteſi dal Vecchio

Gulliver, neppur per ombra merita

l’eſſer così vilipeſo come Romanziere

da Filadelfo, ſe rifletterà allo genio,

a' costumi, alla fierezza, ed all'appa

tenza di quelle genti, le quali vinte,

per così dire , dalle Bestie nelle loro

proprietà , egli pare , che la ragione

degli Uomini cola allegati paſſata al

le Belve , che in quei paeſi ſoggior

nano, poſſa dirſi quanto dell' umano

abbino alcunebelve, tanto del fiero,

e del brutale cogli effetti s‘allontanaſ

ſero quei Selvaggi dalla Cattegoria

dell'Umanità. Piu non m’ammiro del

lo che il Bartoli, ed altri Geografi ,

o viaggianti ci oggettano di quelle

nuove Regioni, quando nel tempo,

che i nostri Europei portaron cola

dall'Europa i Giumenti , ed altre be

flie da ſoma, cſſendone quei paeſi pri~

v1, e di ſenza , buttaronſi bocconi

quei
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quei miſeri a terra, ringraziando con

gran fellini, giubili, `c treſche i* loro

Idoli , perchè alla fine liberi di far

loro i Somieri carchi di tante ſome

per traſpo‘rtarle a forestieri terreni, ſi

conoſceſſero dopo tanto tempo, non

più giumenti, ma Uomini nel ripoſo

di tal bestiale mestiere'. E veramente

chi ben riflette allo miſero stato de'

Cafri , de' Ginghi, e d' altri popoli ,

non che dell' Etiopia occidentale ,

quanto d'altri paeſi di là dalla linea ,

non porrà non confeſſare col Gulli

ver, l'aver quei popoli più della be

stia, che della ragione, ſecondo le re~

lazioni del Montecuccolo, Gemelli,

M. Polo, e della Compagnia, che o

tramandan da quelle Regioni, o che

pur registraſſeto in groſſi Volumi, al

veder quei Selvaggi, non che portar

l’incarco agguiſa de' Somieri, ma al

tresì praticar in tutto l’ufizio de' Mu

li, de’ Bovi in lavorar il terreno , e

in recat ſu le ſpallei gran peſi, per

mercantar al prezzo di ſudori , ed

angoſcie una moffira panatíca , fli

mandoſifelici, quando ripoſando den

tro le Ralle , vedonſi al parer loro

eſenzionati per ſempre, oppure per

 

4 qual
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qualche giorno portar ſu’l doſſo j el

come Cavallii Cavalieri, ecome giu

menti 'l bagaglio . Se diam la nostra

çredulità , come appunto la merita

ne' ſuoi Viaggi Pietro la Valle, (Tom-a)

non ci deſcrive questi, maflime nella

Provincia di Data”, non troppo lungi

da C‘iaril, che per tra ittar quei fiumi

i viaggianti, non fi ervono, ov d'Al

macie, o barchette , ch’elleno foſſero,

ma d’Uomini, nominandofi non d'al

tro nome che di Cavalli; e dovrà co

sîdappoco ſprezzarlì’l Gulliver, d'

eſſervi più paeſi, che `i Cavalli per co

tal verſo, ragionevoli foſſero? Non

parlo di quei Ippopodz' preſſo Solino ,

rra’Sciti, (c. 2x.) che tenendo tutta

la forma d' Uomini, camminano per

`lo steſſo Scrittore , non che al pari

degli .Art-abiti, (e. 32.) preſſo gli E

.tiopi a quattro piedi come le belve ,

ma eziandio con piedi di Cavallo,

segnati come al pel, cori nell'aa-me.

No, no, che il Gulliver non era così

bergolo, come Filadelfo il ſuppone s

çoncioſiacchè ſcnz’eſſer difeſo dall'al

legorico , o mittologico di quelle gen

ci sì ,a noi mofiruoſe, appunto co’

propj occhi le vide , ſiccome altri Scrit

tori,
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tori, e di fama ornati, e di grido, ce

le propoſero per ſuſlistenti. Egli’l Sig.

della Motta le Vayer, nella ſua Scuo

la de’ 'Principi, e Cavalieri, ci narra ,

che le Scimmie da' Cafri, punto non

ſi estimano ſcevri d’ umanità, facen

do tutto lo che ſi pratica da queiSel

vaggi, e ſonando la lira , le ſampo~

gne , itamburi, e filando, e teſſen

do , e combattendo da Soldati nel

Campo, e ſpezzando i Covili, o pa

g’odi che foſſero ad un minimo cenññ

no de'v padroni , che ne ſono imac

stri ; e ſe non parlano , come ſi per

ſuadono, egli è per eſimerſi da. più

fatiche, alle quali poſſono eſſere ſot~

toposte. I Satiri, avvegnachè di cia-j

ſcheduno d’ eſſi ſcherzato aveſſe i!

Poeta, nominandolo

Mezz' Uomo, mezzo Capra, e tutto

beflia:

oltre la confeſſione di Girolamo nellz‘

Vita d’Antonío , che ce lo perſuadc

mortale , e non già Demonio , deli`

deroſo di molto col mezzo delle pre

ghiere del Santo, della ſua eterna ſa

lute; come pur un'altro ne vide dall',l

l Egitto traſportato in Antiochia per

goderli’n pubblica piazza da quella.

' T 5 genr

_i
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gente ,- ce n’aſíicurano’della ſuſiisten- Î

za più Storici, e Plinionella ſuaSto- ì

ria della natura, (1.6. c. go.) e Soli~ l

no (offline' diſerti- dell’ Affríca, ed

Elia’no al ſediceſimo nell' Indie, e Al

berto Ma uo tra’Saſſoni, e Pauſania

(in .Affic. nell* estremità dell’ Ocea

no , e .Tolomeo nella ſua Geografia ,

preſſo il Gange. Non parliamo delle

Sirene, delle Ncreidiz- c Tritoni , che

dell’Umanita n’eſpreſſero nelle varie

guiſe dell’operare l'immagine , perche

acendone fede istoricfa , ed Eliano

(l. 16. c. I8.) nel Mare diTapobrana,

e quel Legato delle Gallie ad Augu~

sto nel Mare di Luſitania , ed altri nel

Settentrione di tanto novero , che

giudicandoſida non ì pochiſimiglianti

alle Tetidi, Doridi, e Galatee della.

Poeſia, ſegli ſerrar la bocca, maffime

nell'era di Tiberio quell' attestato di

Plinio , (l. 9. a5.) Tiberio 'Principi mm

ciau-it olyfiponmfium Legatm vifum , au

ditumquc in quodam ſpccu Cone/9a cane”

tem Tritonem, qua naſciturfòrma , (T Ne~

reidum, (fabula non cſi ) quamvir human.:

cffîgz’e 2%.; ſenza parola ſare d’altre femñ

mine, e maſchi, belve marine, preſſo

d’Aleſſandrod’Alcfländro (1.16; p.11 8.)

ne l*
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nell’ ultima Mauritania, ne' confini

dell'Oceano, e nel Peloponneſo,nell’

Indie, in Friſia, nella Norvcggia, e

altrove, che per brevità non aringo,

che oſſervaſi dal bilico in ſu '-di gran

bellore, ſebben nel restante al di ſot

to, tutto peſce , elleno foſſero tali

nel ver0,ſe ne protcstarono 1 Carda

no, il Bellonio , Randelezio il Ma~

ìolo, citati fedelmente daNo' nel ſe

condo Tomo delle nostre Lettere eru

dite. (Lett. 27.) Clic finalmente poſ

ſiam dir de' Centauri, mezzo Uomini,

e nel restante Cavalli, applauditi per.

ſole della Tenaglia da. più Scrittoria

ſe convinti non fol’lìmo della di loro

ſuffistenza, e da Plinio, che li videin

Roma, traſportati dall'Egitto nell'età_

di Tiberio (l. 7. bifl.nat. 3.) e dal Pe

trarca, (Jt. memor. trafí. 6. c. 20.) che

oſÎervaſi'n Verona, e da Claudio Ce

ſare nella Teſſaglia, laſciati da parte

Mela, (1.3.5.6.) e Solino, (5.2.) che

ben poſſono in difeſa del Gulliver ,

che tali ce li propoſe ne' ſuoi Viaggi,

a Filadelfo col Poeta ridire:

ñ; Udito que/Z0, perchè al per ſi deve

Non contra/Zar, ma dar Perfettnfède

VIII. Ma tempo è gia , che dal

T 6 vec
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vecchio Gulliver paſiìamo al nuovo;

per iſcorger ſe andaſſe del pari ne' rap- l

porti de' ſuoi Viaggi nelle fole del pa

dre ſimilmente il figlio, come preten`

da ambedue cenſurar Filadelfo.. Que

ſ’ci’n oggettarvi nella. ſua Iſola Babila.

r] gli Uomini affatto femminizzati ,

tenendo ſolamente lo ſcettro del do

minio ſopra i Vaſſalli’l seſſoñDonne

ſco , il deridergli da Filadelfo con tan

to. ſcherno , ben dimostra eſſer egli

affatto digiuno , non che dell' anti.

che , che delle pill-freſche memorie ,

le quali ci porgono nell’lstoriain più,

lingue non volgari Geograſi,

che, veigognapurfanno a cbi iioppone ..

Senza, ch’Io mi ſervilſi delle ſode di

feſt, del Ferruginer a prò 'del nuovo

Gulliver, che gli Uomini affatto im`

belli, in più luoghi d’ amendue gli

Emiſperi, Ellev ſole divenute viriline’

Maeſtrati, nelle lettere ,e nella politie

ca, nel governo , e nelle battaglie,

feron pertutt’i verſi arroſſare preſſo

Giulio Fitmieo , (L. de err. profilieligſh

.non che quei Sacerdoti. di Cibele, o,

di Venere Urania, che vestiti d’abiti

femminili, luſingavanſi col loro bello

adoyetatq coli-AW:. vanta: più Pro

ci,
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i

ci , che le Donne medeſime, per tirar

peggio che non ſe a Marte Vulcano ,

più bergoli alla rete de' loro amori ;

ma eziandio quegli Uomini più mar

ziali del Tebro, che nell'era di Nero`

ne, di Commodo, e d’Eliogabalo, e

d'altri effemminari Imperadori di Ro..

ma praticavano nella Reggia, ſogget

tandoſi al taglio virile, per ſervir d'

infame trastullo a. queipominanti do

minat-i dalla concupiſcenza neſanda .

Non vo parlar de’Licj , preſſo Brodo

t‘o , (L. I.) Eraclito di Ponto, (La.)

e Niccolò di Damaſco, (AYKIOI.)

che stimavanſi di maggior gloria, e

stirpe appoi popoli, vantar la geni`

tura, il comando, il nome, e le pre

rogative donneſche ,che maſchili, am

maestratí dalle Leggi Crctenſi, che le

ſole Donne meritaſſero ſopra degli

Uomini per ogni guiſa gli oſſeqnj, e

le preminenze.. Ben l’appreſe il Mon

do , che le Donne , avvegnachè ſi.

ſtimaſſero imbelli quando i Maſchjcon…

fatti virili ſi pubblicano per Semidei,

tutto poſcia all’opposto ſi ſperimenta

dalle Storie, quando questi fatti Terñ.

ſiti per dappocagine, quelle per ge

nio ,, e perlstmto di dominare, diven

gono,
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gono l’antaſilee. Con che onore non ‘

venne applandira Debbora nell’lmpe

rio degl’lſraeliti, che mentre viſſe diè

ſaggio al ſeſſo donndſco per gloria di

quell’imperio d’ eſetcitar la ginnastica

delle Giudirte , e delle Joelli P Mai

conobbe l'età dell' oro il Tebro, ſe

non quando morto il Padre Giano ,

Elerna, ſenz'altro ajuto, che del ſuo

ſeſſo, reſe per lungo tempo aſſlcurañ
to il ſuo Regno. E che non ferono l

ſopra il ſeſſo Semiramide tra‘. gli Affi

r), Zenobia ne' Palmireni, Ipſicratea

in Ponto, Artemiſia nellaCaria, Ca

milla tra Volſci , Ippolita trai gli Amaz

zoní , Tomiri tra Sciti, e tante, e

tant'altre, che nelle guerre ,— nel tro

no, nel governo, enel domin’o ſo

pra degli Uomini, fur-on dalle torre

Greche, e Latine preſſo il Raviſio nel

la ſua Officina, le vere Bellone ,7' le non

finte Palladi, e le non favoloſe Mi

nerve de’loro tempi? Eh! non parlò

da Poeta Claudiano, (inEutrop.l.r.)

quando non ſolo de’Garamanti, eſid’

altri popoli ſolo famoſi' nella barba

rie,' ma altresì de'Mcdj, e Sabei fe

delmente cantonne ,

f .

Me
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Medir, lewibuſque Sabah*

Impara: hic ſexi”, Reginarumqueſub

armi: ~ i . ..e, Barbariie Par-r 'magna face:. i

Sono elleno ben ſatolle le Storie di

quelle femmine tra’Scití, .che per av

ventura ammaestrate dall' Amazzoni

del Termodome‘, e del Tanai , ſopra

il virile coraggio combattendo con

_tappi sù de' volanti desttieri, facean

dell’Oste crudeliſiìmo ſcempio, come

tra. tanti ce ’l perſuade PomponimMe

la, (l. Lc. 6. ) Ma per non eſſer tac

ciato da Filadelfo , che foſſi p‘ur io_

troppo amante di rancide fole, limo

ſinate per avventura dall' antichità ,

recherò al vostr’occhio ( IlI-ntriſſimo

mio Signore ) ſopra cotalſeſſo domi~

nante , non già romanzi di Vecchia

relle, ma rapporti piu chefedeli di

Scrittori di stima, e dl viaggianti di

merito , che nella nostra etade , e

non troppo lontani dal ſecolo traſan

dato, n’empiron le Carte ,- e-.n’eter

narono il nome. Laſcio, ìper restri

gnermi al vero, che ci :oggetta il ſe

condo Gulliver,-le Touche tra gli llñ

zlirici , le Velafche tra Boemi , le Gioñ

vanne tra Galli , le Margarite mi Brit

tam
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tanni , -le Amalaſunterrà'Goti , le Ma

rie Pozzuolane, e le Bone tra Longo

bardi, perchè oltre le Confeſlìoni del

Petrarca , e d’ altri, vStorici de' nostri

ſi giorni, di cîiaſcheduna di eſſe ne can

tò non già da Poeta, ma da Istorico

Silio Italico ( Belli Punici lib. a.)

Het: ignara Viri , vacuoque ajfuetn

- Cubili,

Vcnatu, e'? Sylvie prima: ;iſſue-vera:

z .l' anno:

-'\ Non calathis mollita ment”, operata

*ve fuſo

Dit’iynnam , Ùſaltm, (F' anbelum

impellere planta

Comipedem, ac flravíſfir fera: immi

tis amabat,

Eſolo di quelle Regioni, o proſſima

ne, o non troppo lungi da’paeſi ſco,

perti dal Gulliver, dove tal ſeſſo do

minante ſoggiorna, ragioni. Si ride

Filadelfo, che gli Uomini dal Gulli

ver allogati nella ſua Iſola Babylary,

contro il naturale maſchile, così de

boli, einfingardí, ſi ſoggertaſseroad

un ſeſſo imbelle; ma che direbbe ,

non. che degli antichi Iberi, popoli

delle Spagne, de' Tibareni nell' Aſia,

e di non. poche provincie de' Galli,

ma
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ma eziandio de' Giapponeſi, de'Cor

nibi, e Calibi, e ſino a’nostri giorni

ncll’lndie Orientali, ed Occidentali,

renderſi così bergoli, e melcnſi, più

ch’effemminati quei popoli, chenon

ſolamente godono l andar vestiti da

donna, e nel Braſile metterſi a letto

i Mariti, e non già le Mogli infanta

te, per ricever i donativi, e le viſite

de' parenti, ed amici, ma altresì co

sì ſcioperati, che. ne' ſenſuali concu

biti, nonſi vergognano star al di ſot

to delle conſorti, o concubine che

foſſero, per non pregiudicarle nella

maggioranza, che vantano ſopra dea

gli Uomini; ſenza parlar col Taver

niere ne’ſuoi Viaggi de' Georgiani, e

Mengrelj, che ſpenta la ſcienza dalla.

` di loro ozioſitzì , e dappocagine, le

` ſole femmine vantanſi le maestre del

lo ſcibile, edelmorale, collocandoſi

(coſa indegna ) eziandio ne' Confeſ

ſionali per aſſolver quei bergolidi lo

ro pecche. Legga chi vuole Pietro la

z Valle ne’ſuoi rapporti dell'lndie , ( tom.

4. ) e Lopez di Gomora , ( Hifi. gen.

dell’Ind.) e ri uterì tutte baie gli ſchero.

ni di Filade fo contro del Gulliver .

Eglino pur ſono invecchiati i Costu,
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mi degli Americani, degl’lllinoi, ed

'altri popoli nel Jucatan , nella Flori

da, in Siam , nella Loviſiana, nel

Congo, Merambafl‘lngolz, nel Ma

labar ,~' ed in altre Provincie Orienta

li, ſecondo le relazioni di cotaliRe

gioni , preſentanci 'l laudato Pietro la

Valle , il Gemelli, il Montecuccolo,

Giovanni di Laet, e VValtero Ravul

cigh nella ſua. Guiana, che le Donne

ſopra de gli Uomini ſi mantengono

dominanti, tanto che trattati i Maſ

chicome da ſchiavi ſotto la forza del

le Regine, o Principeſſe che foſſero,

allefatiche, allebattaglie, alleſome,

ed} altre faccende di vaſſallaggio , a

quelle, come inſingardi, e ſenza ſpir

to maſchile ſoccombono. Au] fallo

dunque ſarebbe del Gulliver, che nel

la ſua Iſola di Babilary, al ſuo ſeſſo

donneſco tanto pregiodonaſſe, quan

do nell’lndostan preſſo tutt’i Viaggian

ti, e tra Negri, non estimaſi, chela

Donna per parte di Sorella della vera

Stirpe regale, dubitandoſi de’maſchi,

come in-degni della Corona per eſſer

ſpeſſo nati da Nairí, d’adulterino con

cubito? potendo ben dirſi di queste

con quel'Poeta;

. L Ac_
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,Que/Ze gl’ingegnifimminili, e gli uſi

Tutti ſprezzaron dell’etade acerlm,

.A’lnuzori iii/mune, al’ago, a’ſuſi,

Inc/;incita mai fil la manſuperba.

IX. Entriam di grazia nell’lſola di

Tillibet, dove il nuovo Gulliver pre

ſentaci col ſuo ſoggiorno colà l'oli

gocromſmo, cioè la breve età de' ſuoi

abitanti, de’quali, ſiccome nella pue

rizia han della gioventù, nella steſſa

guiſa nella gioventù fatti canuti colla

vecchiaia, al venteſimo anno della di

loro età come decrepiti, ſi apparec

chiano per la tomba. Non v’ha dub

bio, che chi riflette con Filadelfo a

tal rapporto così strano , non può non

chiamarlo cheun paradoſſo, qualora

ignorante della Geografia del Mondo

nuovo, e d'altro Regioni non cono

ſciute, che per diſgrazia da’nostrí ,

non può darſi a credere, che l'età u

mana ſia cotanto diflìmile dalla nostra,

non d'allogarſi , o nel Mondo lunare

d’Ugcnio, o' nell'altro fantastico di

MeſſerAstolfo, oin quei Mondi, che

,ci sballano i Romanzieri per mante

ner nel ſolecchio più che giocoſa la

comitiva degli Ozioſ. Chi ſuppone

,la lunga, o brieve eta dipender ſopra

, tut
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tutto dal vario de‘Climi , {dagli alimen

ti, dalla quiete, turbata, o nò dagli

affari, e palſionidell’animo, nonche

dalle fatiche straordinarie del corpo,

e d' altre ricette , che ſomministraci la

Natura nel vario de' temperamenti ,

.non dee punto'ſorprendcrci, che la

dove, ſiccome in alcuni paeſi, come

tra ,Iperboreie Rifei, ſi prolunga l’e~

talco'Nestori nellavita de' ſecoli, co

sì 'n altri, e maffime nell'iſola ~di Til

libet, toccato l'anno venteſimo, ſica

.nntiſca, e ſimuoja. Ciò s'oſſerva nel

Monte Gate, preſſo quei Geografi, che

l'oſſervatorio , che vantando da una

parte verſo l’Occaſo diverſo clima dall'

altra , che ſi stende ver l'Oriente , non

ſenza stupore s’ammira, v ſiccome nel

le Stagionidiverſe, diverliffimi gli ali

menti, e la durata de'Monranari, che

in amendne le partiſoggiornano. Nè

l‘timarei fuor dal vero irifleflì diquel

Selvaggio di Titlibet, che conſiderando

perle contezze del Gulliver la nostra

età nell'Europa, ed in altre parti del

Mondo, fuor di quell’lſola trapaſſar

il venteſimo , in cui vien terminata

colla_ vecchiczza la vita di quei Sel

raggi, ne diducea pari alla nobstrala

re



, Intorno a’ffz‘aggídidaelnglcfi. 45 i

brevità della loro; concioſiacchè per-ñ”

' dura da Noi la vitanella puerizia,e nel

v?agioventùjn ſonni,veghie,fariche,paſ~

ſioni, guerre, liti, povertà, ed altri

mal’anni, a’quali ſovvente ci Veggia

m0 ſoggetti; eglino perche godono

una non finta era di Saturno nella quie

te, ne’ripoſi, nella ſanità, e in tanti

doni della Natura, e con poco ſon

no fatto il computo dell'uno , e dell’al~

tro vivere,poco ,o rzulla'didivario nella

durata" ne inferiva le ſimigl’lanze: coñ’

ſa cosi per sè steſſa ſvelata, che an

che aparer degli Uomini più aſſenna

ti ella ſia

Quella, che 'l nerdella bugia diſpaia,

E che può dottefarle genti groſre.

Tanto che non eſſendo quellavita

de' Tillibetani quanto appunto ſe l'

immagina colle rampogne il Filadelfo ,

potrav appagarſi chi che ſia ſu tal'af

fare da ciò che Seneca ci perſuade (L.

de brev. vit. c.‘ 1.) Non exíguum tem

porirbabemns, com’ egli ſcrive, ſed

mnltum perdimns. Satis longa vita, ó**

in maximarum rerum ronſummationem,

large c data efl , -fi tota bene oollooaretur .

Sed ubi per lux-nm, e?". neglígentiam de

finite, ubi nulli rei bona impenditnr, ulti

- ma
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ma-demum neteflìtate cogente, quam i”

non, intelleximus , tranfzfleſentimus. 1x4

efl , non accepimus brevem vitamjſedfe

cimu: , netinopes ejus,ſedprodigiſumur. `

Sicut amplte, c’fl"v regia opes, ubi ad ma

lum dominum pervcnerunt, momento diſ

fipantur, at quamvis modica?, ſi bono

cuflotli tradita ſunt, uſu creſcunt: ita a

”s noflra bene diſponcnti multumpatet.

,Quid de rerum natura querimur? illaſe

benigno geflit. gl/'ita, fi ſcia: uti, lon

ga ejZ. -Quindi reſoſi buggiardo l'Op

poſitore, che cotai Iſolani diceſſero

la loro vita purlunga come lanostra ,

perchè co’giorni vi numeravan le not

ti, nelle quali al_ ſonno mai ſerravan

gli occhi, ſcherzando coniſcorno di

quell’onorato Viaggíanre, che dovea

pur conchiuderfi .per tal’contezza con

'quel gran Collegio di bergoli.

Che Mecenate non aveva jònno ,

E qudlo era Cagion, che non dormiva,

privando queipopoli di çotal dono,

che a tutti la Natura compatte; on

de, bellamente ne diſſe Seneca;

'ſl-que o domitor

. `{omne malaria”, requies animi ,

'Part bumame melior vite.

E ſecondato dal Caſa.

' O
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0 Sonno, 0 della quota, umida, cm.

broſa

Notte placidofiglio, o de’mortali

.Egri con/orto, oblzlío dolce de'mali

sì gravi, ond’è la vita aſpra, e n0

joſa;

eſſendo più che falſa la ſuppoſizione

c’cl Contradditore, che i laudati po

[oli non dormiflero , ma che non

c‘ormiſſero al pari di noi,"con ec

ceſſo, tra quali non pochi val pari

del Sibarita Sminditide oltrapaſſando

l’ore della ſua vita ſem’pre'dormendo,

non potea glotiarſi d'aver un gior

no vcduto il color dell‘Aurora, tan

to era dedito al ſonno. Ma‘. laſciam

il piatire di cotal materiaa’Filoſofi.

qual, domine , farfallone ſarebbe ,

che s’attrovaſſe di ladallalineaquaL

che Regione , che coſi godendo la

gente l' aſpetto di quelle Stelle, e

le stravaganze del Clima, appena

quaſi diſii natta, s’incanutiſſe? Non

pochi dimmostronne di veduta il

Cardoſo, (7,89. Thil.lz`b.)e nel Vc

.-oneſe, in cui uno appena di tredici

mni oſſervoſſi canuto, di cui lama

ire, come costò dal Batteſimo, nel

;uattordiceſimo della_ ſua età mari

tata
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tata, tutta canuta, non che inſan

tata ſi vide. Non fu ſingolare Firen

ze‘m aver compreſo fimigliante por

tento m più Ebrei, quando pur Ro

'ma Îin dal tempo de’Reggi restò am

mirata nel ſuo Tarquinio, che ancor

fanciullo, da vecchio con chioma

bianca comparve', al riſerir di Stra

bone, com’eziandio di Numalo stel

ſo vien confermato da Servio. Non

ſu egli ſSolin‘o, (c.25.)che gli-Alba~

ni popoli della Scizia eteditalſero co

ìtal nome, perche canuti nell’adole~

ſcenza rinacquero? Nè volle mentie

fi Plinio nelle ſue Storie della Natu

ra, (l. 7.) che nell'Indie le femmine

in più luoghi per una ſola volta in

ſantate, tutti quei nati bamboli inca

nutivano .j Or ſe ciò da tant' illustri

Scrittori per vero ſ1 manifesta, per

chè di grazia ſenza fallo portamen

tirfi 'l Gulliver, che ſimili nella ſua

Iſola Tillíbetuna con tanta ſchiettez

za ci ſcuopre? Qnnci ſenza limoſi

narne daFiloſoſanti la cagione diran

to, poſíiam dir col Poeta:

- Veramente più volte appaia” coſe,

Che danno a dubitar falſi; materia

Ter le vere’cagio”, che ſon naſcoſt

` X.
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’ X. Non men de’ſuoí rapporti'nco

ìtal’lſole fuor del ~Globo, ſuggettaſi

alle rampogne di Filadelfo il Gulli

'ver, quanto purda bergolo dalCon

tradditote onorato, per aver col ſuo

aſſenzë dato l'orecchio a quel frap

patore Ingleſe ſLLO compagno, Ha-`

ringtone nominato , preſentandoci non

diverſa àalle'testè cennate frottole di

tant'lſole. Capriccioſe, pur un'altra

abitata d‘all’ uno, e dall' altro ſeſſo

tutta di Gobbi, stimati non gia per i~

{tinto di natura, ma per ſolo error

di giudizio, per i più belli, che s’at

trovaſſero al Mondo; tanto che, co

me il testè ,Viaggiante ci perſuade ,

nontantosto comparvero alla preſen~

za di quei` gobbi i noſìri, che ſenza

gobbañveduti, comeſcioperatieglino

foſſero, quaſi ſprezzati per la brut”

rezza dalla steſſa Natura, furon ſolo

applauditi con ridevoli atti_ di paz

zi,›.ridendo a tutta voga, che fino

ra ancor ridono; ma di ciò non m'

ammiro, come Voi m’inſe’gnatemll

lustriflìmo mio Signore, convinto in

rifletter, che la bellezza, come putla

deformità, elleno fondate foſſetovi‘e

più nella opinione, che nella Natura,

Opa/'o, Tom. XVI. V Tan`
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(

'Tanto è il poter d'una preſcritta u

ſanza. ì

Ed' in vero , (dirò col_ Signore de la `

Motta le Vayerj (ScuqLde Print.) quan

ri ne conoſciamo , o per veduta, o 'per

fama , i quali s’ offendono delle medeſi~

me coſe , delle quali altri ſi ridono .3 e

'quanti ſi rallegranoîdiqueglisteſſi og,

getti,de’q`nali altri straordinariamente

s’attriſlano? Devon costoro aver il cer

vello deltemperamento di* quel ter

reno di Narni, nel Ducato di Spo

letí, che ſi sfarina in polvere quan

do piove, e ſi converte in fango al

lora che l'aria è ſerena. Ed in fatti

*chi non sà, quanto da’Perſi stimato
ì enne per la bellezza il naſo aquili

no, ſprezzato come diforme preſſo

-degl’lndi, che lo ſchiacciono, non

favorito in coral guiſa dalla Natura?

Furono purei Goti, che ſolo i graf

ſi "ngrandivano come belli, derifi af

fatto da gliSciti, chenella magrezz‘a

volevano che conſisteſſe tutto il bello

re 5 nulla dicendo degli Eti0pi, che

per eſſer negri, sdegnano tutt’i bian

chi al pari de mostruoſi erche neri

non foſſero: omnes, in omma, de

cípímur ſpecie rec‘lí; che perciò {or

zati
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xzati da cotale compiacimento , la.

dove i Demoni, a loro parere, de

: formi, dipingon bianchi; gli Angio

li, e ogni altra coſa che vaga foſſe,

la voglion nera come più bella. Solo

ſmi maraviglio di Filadelfo, che ne

gando al vario de’climi, e de'tempe

ramenti la poſſa, al pari dell’altre Re

gioni, pur deride quest’lſola, ſenten

dola allegata da’ſoligobbí . Eglino put

non pochi paeſi s’attrovano in amen

due gli Emiſperj, nelle quali ſpeſſo.

ſpeſſo la Natura ſcherza nelle faccen

de della ſua poſſa , e ſenza limoſinar da

gii antichi Scrittori, quali furon Cte

ſia, Plinio, Mela, e Solino, che non

s"atroſſaron0 di Contraddirlo come

put troppo incredulo, non _gia poſ

ſiamo ſenza fallo eſentarci di dar l'aſ

ſenzo alle relazioni moderne dell'Iſo

le Occidentali, che pur tutto Confer

mano, come potrafli chi che ſia aflî

curare ne' rapporti di Giovanni di

Laet , (L. I 7. o. 7.) e di Vvaltero Rauu

leingh , nella ſua deſcrizzione della. ~

Guyana, che protestaronſi d’cſſervian

cora al preſente de'popoli con mo

struoſe orecchie pendenti ſin ſotto le

ſpalle . studiando fervoroſamente coll’

r Y a atte
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'arte de’peſi, che s’allongaſſero ,a’figli

per farſi vaghi; com’eziandio di non

ochi Uomini 'n altre Regioni dello

iieſſo Emiſperio , che ſi compiaccio

no di molto tenerle mammelle, che

Ii cadeſſero fino alle coſcie, legando

le per decoro, evezzo attorno il cor

po , quando ſan l’ ufizi‘o di corridori ,

lafciando da parte, come più ainoi

proſiîmana- la Stiria, che per l’acque

colà mal’affette, tutti quaſi, mápiù

le Donne nella gola per collana por

tano il gozzo; convincendolo col Fer

'ruginer nella ſua pistola all’Autor de'

Viaggi, ch’egli difende, che nel Paeſe

della dianzi cennata Guyana, un *ſuo

'Re pregaf’ſe 'non è molto i Franceſi,

che com'nícrziano sù quella Costa., a

ſa’rgffiſar un' 'abito in "Franza pro

porzionaro a quella diformitaî di

groſstzza, nè fu poflibile, avvegnac

chè foſse stata preſa la miſura ſopra

una bote . Si vergogni adunque’lîih~

delfo, che ſtomacaro (eom’egli dice)

de'delirj del Gulliver, non ſi ſazia di

quefio, e d'altri bergoli, ,recital-.quei

gerſi del Poeta, come foſsero delle Si
ille : i

Mentiturgenm antiqaamfleliria centum

* Bar~
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Barbara gens fingit, qmeinumquamfa-ſ

bula Grajmn

Numquam indulgente: genio finxere

Poeta.

XI. Non poſſo però non rattristaró

mi con Filadelfo , 'quando il nostro

Viaggiante trattando delle due Regio

ni, e de’selvaggi, e degli Stati , oſian

del Fargo ,al ſolito lo ripruova, e che

voleſſe venderci , com' egli dice, ve

ſeiche per lanterne , ſenzacavatne da

tai rapporti almeno quell' utile , come

per avventura intendono perſuaderſi

Luciano , e Telemaco , ſupponendo

falſamente , come lo steſſo intende ,'

neIl’Iſola de’selvaggi in bocca a’SeL

vaggi l’Accademie Socratiche nell'

Erhica di quelle genti , e nelle Iſole

degli Stati, le‘Biblioteche più nobili

dello Scibile . Quando pure il Gulli

ver in amendue le Regioni ſentito a

veſſe d'imbeccarci colle ſue fole, che

belle maſlìme non s’apparano da quel

le strane contezze, e che bel midollo

non s’apprende del morale, e del po

litico , che allegoricamente naſcon

de, meglio chele Tragedie de’ Greci

in ammaestramento de' popoli ſotto _

quelle cottece `.è Certamente non diè

V 3 mai
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/

mai l'orecchio a quel Savio nelle .A.

pophtegmati , che falli: Tragedia tra.

&am- argu'menta confida, ſed adeo ſcitè

ut vera credantur : juflior autem vello

videtur quifallendoprodefl : (F' ſapienti”

efl, qui per filius fabulas diſrit quid [i:

turpe, quid fit honeflum.

Ma non perciò Io lo condanno da

Romanzíero , credendo più che `vero

il racconto ,- nè mi confondo , che

dalla bocca d'un Selvaggio foſſero uſci

' ti quei bei dettami della Natura, che

_ſola come maestra poteainſegnar con

Ethico magistero , nè ſenza roſſore

degli Europei, ch’egli ſebben ſelvag.

cgio come abitatore de' boſchi chia

mar ſi doveſſe , non perciò inculto

di quelle Scienze , che la Natura a

ciaſcheduno compatte; tanto più per

Temístio , `che nature opus , efl opus

intelligenti-e, non erranti‘s. Everamen

te non può negarſi ,che ,il diritto

della Natura , al dir del Sigenor della

Motta più in sù laudato, vi n riſpet

rato, non che da'Savj , ma eiíandio

da gli Uomini più barbari, .e più ſel

vaggi che foſſero : Nature jura ſam:

ſunt etiam apud Pirata: , diceva Sene

' ca nelle ſue Controverſie . E Hove mai,

ſe
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ìó_

ſe Dio vi guardi, ſopratutto vedonfi

fondate le Ragioni delle genti, e quel

la che Civile vien detta , ſe non che

ſu del Codice dello steſſo Autore del.

la natura , interpretandoſi in coral

guiſa per vero -, come non iſcevero

dal ſuo Originale , che ci le detta ?

Onde non ſenza che preſſo Strabo

ne ( r5, Geogr. ) con tel documento

quel Capo tra Ginnoſofilìi ebbe ar

dire di rimproverare Aleſſandro il

grande ,_ coneioſiacchè arricchito di

coral ſcienza , dicevagli , chei Filo

ſofanti della Grecia ſcioccamente

avean preferite le loro Leggi mu

nicipali a quelle della Natura mae

stra ,- tanto più, che ſecondo Giu

venale, (Sat. 14..) j

Numqnam .Amd natura , aliud SJ

pientía dicit.

(Lual dunque follia ſarebbe in ta]

rapporto di Gulliver, .che tra le ſel

ve pur la Natura foſſe _maestra è

Aiello mercatanzie poſcia {di tutto

quaſi lo ſcibile ci preſenta nelle steſ

ſe Regioni Iudiane , non vorrei che

Filadelfo , per altro da me riverito

nella ſcientifica erudizione 'profon- '

do , tempellaſſe nel vero , mostranñ

v 4 :doſi
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giuno pur troppo dell'antica crudi_

zione. E chi non ſa eſſer stato l’E

gitto ſiccome maestro dell’ Idolatria

dell’Indiano Emisferio, nella staffa

‘ guiſa l’aver pure comunicato a quei

\\ Barbari 'colle inſegnanze d’Oſiride ,

`o"Bacco,- o Dioniſio qual egli foſſe

cola con la forza dell’armi entrato,

tutto lo ſcibile , di cui l’Egitto ſo

pra tutto arricchito venne; preſſo

Diodoro , Plutarco , Ammiano , 8c

altri da me citati nelle mie Lettere

erudite? ( Tom. 2. Lett. 29. ) Or s’egli

non dubiraſi da Servio, da Valerio

'Maflîmo, da Plinio, daTacito , da

:Diodo'ro , e da Strabone preſſole steſ

ſe T‘íflole , ma eziandio da oculari

'viaggianti , quali furon Pietro la Val.

;le , ( Tom. 4. ) il Gemelli, ( Gir. del

.Mood. ) e Vincenzo Maria di S. Cat

tarina di Siena , Carmelitano tra Scal

-zi, nel ſuopViaggio per l'Oriente , che

dall’Egitto colle Scienze gerogliſiche ,

colle Piramidi , colle Lucerne di not

te, con gli Sponſali tra le Sorelle, co'

Mortorj ,ñcol bruciar de’Cadaveri, e

-co’morri Mariti incenerarſi pur vive

le Mogli.

De
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É

.Defideroſe di cangiar la vita

Con una bella, e glorioſa morte.

colla. Metempſicofi Pitagorica , coll’

adorazione de’Bruti, col mercantar

le Zitrelle la loro carne a’ Proci , ezian

dio ne' Pagodi ,* laſciando da parte

quel purilìcarfi ne’ fiumi , il non mai

ſputare ne’Tempj , *quel riſpetto dc'

Sudditi verſo a' Principi , quel nutrir

de' capegli per ſegno di libertà, quel

ammetter più Mondi e, ornarfi con

più monili le braccia, praticate , ſic

come dall' Egitto , così dagl’ Indi ,~

qual battocchieria ella ſarebbe , che

con Egizziani costumi , pur le Scien

ze coll’Arti in quell' Emiſperio intro

dotte fi foſſero? veggendole pur in

più Regioni di quei contorni nel

dialetto de' Selvaggi dianzi cennati ,

non punto diſſìmile , e ſceverato ,

anzi i Caratteri

Simili a quei , che in vece usò di

ſcritta -

L'antico gia miſterioſo Egitto.

eſprimendo le coſe intere , e le diz.

zioni ſenza lettere così agevolmente,

come appunto oſſervanſi le figure

degli obbietti pennelleggiate ſu 'd'

una Mappa, con leggerſi eziandio

V s DJ'
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Da’bamboli, che appena ſan dir Fap-3

P4* ;

XII. Eccomi alla fine per non dar- ‘

vi più tedio ( Eruditiflimo mio Si

gnore). Dallo che ſinora abbiam di

viſato in difeſa delGulliver contro di

Filadelfo , può ben didurſi a non aver

nemmen per ombra fallato il nostro

Viaggiante , che nell' Iſola de'Letahf

poni , com’egli ſcrive , s’allogaſſero

popoli, che nella Vecchiaia ringio

veniſſero, tanto ella è lunga la dura~

ta del loro vivete , mutando ſpeſſo i

denti, ed annerendo le chiome, che i

più tempo canute oſſervaronſi eviden

remente da coloro , ch’ebbono la

ſorte di ravviſarli. Nè mica fa brec

cia quel ſentimento di Filadelfo, che

dopo le pecche giaingollate dall'uni

verſale diluvio , determinata ſi foſſe

l' età de’ posteri di Noè — da Domine..

dio nello ſolo ſpazio di cento venti

anni, ſiccome leggeſi nella Geneſi ,

( c. 6. ) Non permanebit ſpirit”: me”:

in homine in aternum, quia caro ejZ ,

eruntque die: illiut centum viginti an

ni, eſſendo questo un bel trovato

di Filone , ( L. de Gig. ) edi Giuſcp_

pe Ebreo nel ſecondo delle ſue .An

o t[

un;
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**w-*fi

tiehità , bellamente convinti dalla steſ

ſa. Istoria di Dio , nella quale ſpeſſo

leggiamo coral ſpazio di tempo dopo

il Diluvio , ed in appreſſo ſino alla

nostra eta , eſſerſi oltre più avvanza

to,.non che da Nachor, Tate, Abra

mo , Giacobbe, e altri; ma eziandio

dalla Storia profana , come più in

giù colla testimonianza di varj Scrit

tori.

Che nella fama immortalar- l'inge

- gna,

.E eoll’incbioflro imbalſamar l'onore,

ſ1 farà manifesto 5 abbastanza da noi

dimmostrato ne’noſtri Congreffioícm

dcmiti , (Tom. 3.) è altrove ,- inter

pretandoſi quel Contesto dal Parafra

ste Caldeo, e da _altri Rabbini , non

che da’dotti Cattolici, quando sto

.macato ( per così dire ) il Signor Id

-dio da tante ſcelleratezze , che nel

Mondo ſi commettevano , dieglipet

l ſua pietà coral ſpazio per ravvederſi,

eſcanzar colla penitenza i gastighi del

I generale diluvio. In

I Nè mi stia a sballarci quel gran cu

mulo d’erudizioni, che la Vecchiez

za di quei popoli rimbambiti nel mez

zo della loro età, e che l'aveſſero li

 

V 6 mo
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moſinata da gli Egizzj , o dall' Arca.

di , od’altre Nazioni, numerando gli'

anni per il corrimento lunare, oppu

re col computo delle stagioni, come

appariamo da Plinio eſſerſi costumato_
ſſ dall’Antichità, ,Que omnia , com’egli

_ſcrive nelle ſue Storie della Natura ,

,Que , omnia inſcitin temporum accide

runt: .Annum enim alii affare unumÎde

terminabanr , ('7' alterum byeme , alii

i guardi-:Partiti: temporibm , fieut .Arca

der , quorum anni ”img/ire: fuel-e ;gui

dum Lun-e fem'oñ, ut /Egyptii ; itaque

;apud eos aliqui , (9* ſnguia millia an

vixifle Produntur ; o che quelle

' Nazioni così fatate per eternarſi nel

vivere , ſervite ſi foſſero di quel li

core , di cui era. piena quella Cal

daja, . `

Dove Medea il Suocero reſi-{Uè

'Per' ramzrlodi man dalla Vecchiaia.

eſſendo tutte baje inventate dal ſuo

capriccio , come appariam , e dalla

vStoria di Dio, e delle Genti , che al

pari degli anni , de’meſi, e de" gior.

-m computati da Noi , vien quell’etzi

numerata . Laſciata dunque la Sacra

ñlstoria , qual’ora parla dell’univetſa

le Diluvio , la quale manifesta più che

chia
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chiaramente l’ anno di meſi dodeci,

e’l Meſe di trenta giorni ,- non può

dubitarſi della Storia Civile , che ta

li li perſuade col gran novero degli

Scrittori , a’quali’l non dar creden

za , tutte le contezze reali dello Sto

rico s’affondarebbe nel Chaos del

favoloſo, nè potriaſi mai da chi che

ſia indovinare

Qual' egli fnfl’e il ver , qual la men

zogna.

Non ſi creda però il Filadelfo ,

ch’Io voglia ſervirmi a difeſa dico

tal verita di que' gran Vecchionidel

le favole , com‘egli cerca d’imbava

gliarci per ſostegno del ſuo capric

cio , come di Plinio , che nel quat

trennio de' cenſi dell' Imperador Veſ

paſiano , e di Tito , ( L. 7. c. 49.) ſi~

-trovaſſer degli Uomini in Bologna ,

ed in Rimini , che avanzaſſero il ;ſe

colo, ed inoltre, ringioveniri all'eſ

ſer Primiero della Virilitd: d‘Anti

gono Caristio , che registronne di

tai Macrob}` , detti da’ Latini Long-eri ,

un groſſo Catalogo .- d’Eliano , che

_ faccende aſſai portentoſeegli narra.

d' alcuni popoli , detti Berbecci ;

La. dei. che per non giugner

` - alla

 



470 'Parere del'P. Elia d'Amato

alla vita de' ſecoli , pervenuti quei

Barbari al ſettanteſimo anno, con fie

ro Decreto ſi strangolavano .- diCte

fia, che ne' ſuoi rapporti dell’Indie,

non s’arroſſiſce preſentarci più fem

;mine , che nel ,più maturo dell' eta

de , divenute .Ecube nelle rughe , e

nellazcanizie tutte sdentate , diveniſ

ſero tante Veneri nelle bellezze , ne

re ne' capegli , aſſodato nelle ganaſſe ,

e con una florida gioventù, valoroſe

nell' operare. Nono, non .vo diqueó

ste parole ,fare , per eſentarmi dalle

rampognedí chi non è così facile a.

~darvi credito . Solo mi restringo alle

Relazioni più freſche di veridier’i Scrit

tori` preſſo ;del Lancellotti ,- Carcio

ſo , le z-Vayer, Pietro la Valle, il

Ferruginer, edÎalrri , a' quali come

.testimoni di vedutarendon più che

ſicuri glîincreduli , e _più che fedele

ne' ſuoi rapporti 'l Gulliver, cheper

tali-gli rappreſenta . Chi- non sà. dal

le Storie di Franza, quel Cavalier Gio~

-vanni d’ Estampes , che viſſe ſorto

Carlo il grande , e morì ſotto Luigi

VI_I. .coronato per il valore dell'ar

mrdi. palme , eſſer viſſuto , ſecondo

rl-calcolo della _Storia franceſe 36 r.

an
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anno .P Chi non istupì nell'altra de'

Saraceni alla veduta di Solimano :di

Perſia tutto vegeto nell'età di 350. P ~

Deveſi' ſenza fallo tutta la Fede a

Maffeo , che nelle ſue Storie ( I5. ’

Hifi. ) Preſentaci un'altro di Bengala

della proſapia de' Gangaridi , che

viſſuto 33s.anni , comparve alla re

ſenza del Comandante Portog eſe

dell’lndie Orientali, di cui per più

ſiate caduti i denti , e ritornati a

rinaſcere , di tempo in tempo canu

to , ripigliò non ſenza stupore di chi

lo vide ne’ ſuoi capegli 'l color nero

della ſua gioventù . Or queste Con

tezze non avvalorano lo che ſi ſcrivo

preſentemente d’ uno Scozzeſe, mini

stro nella Provincia di Nortbumberñ

[and , il quale nell’an-no 1657. colla

perdita de’denti'divenuto decrepito ,

non che rugoſo nel volto , ñrcanuto

nelle chiome , cieco nelle pupille.,

ristabilirſi di bel *nuovo nel più flori

do dell' erade , e con denti, e- col

nero de' capegli , e col gittar gli oc.

chiali , de' quali ſervito aveafi per

lo ſpazio di 40. anni, viver ſino all'

età di 116. anni , legendo come Lin

cei più minuti Caratteri , e pene

tran
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tran o’ad un ſemplice ſguardo l pae

ſi più lontani , e gli obbietti più na

ni? Non ſi conſacrerà cotal Iſola de'

Letaliſponi ad l-Iygen , e Panacea ',fi

gliuole d' Eſculapio , come cerca de

riderci Filadelfo , ſe darà non più d’

'una occhiata- .alla profonda Diſſer

'tazione del Signor_ Begon , Medico

di Puy nel Vellai , ſtampata nel

1708. che più perſone ne uumera

ringiovenire, tra de’quali una Mar

cheſa , dopo'aver viſſuto un Secolo,

e più tutta decrepita , ritornò al fio

re della ſua gioventù ,- vedendoſi di

bel nuovo dopo 50. anni di ſoppreſ

'ſione del ſangue , comparire tri-i le

Zittelle vegeta; ,cè ne' ſuoi meſi

valoroſamente feconda; ſenza che

~ pur Io me ne dichiaraſii di veduta

-mallevadore nella perſona d’ un gen

?til-Uomo della mia Patria , Carlo

ÎZemboli nominato , che giouto all'

età di IIO. anni , noninvidiava nel

le forze, nel cammino , e nell'ope

-— rare la gioventù più valida , e la vi

rilità più ſagace , come da me regi

ſlroſíi nella mia Calabra ?antropologia .

(V. Montalto.) Com’eziandio di

"quell"altro ben conoſciuto in Roma

da
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da Pietro la valle nel quarto Tomo

de’ſuoi Viaggi, che il riferiſce, Gaſó…

paro Dragonetti chiamato , Cala~

breſe d'origine, e Maestro di Gram

matica in compagnia de’ Religioſi del

le Scole pie, di profeffione , il quale

dopo aver eſercitata quell' Arte dalla

gioventù ſino al ſettanteſimo anno in

più luoghi d’Italia con grande ap

plauſo , ſino all'ultimo termine del

ſuo vivere ſempre florido, comegio

vanetto egli foſſe , giunſe con istu

pote di quella Metropoli ſino all' an~

no Its. della ſua eta . Or ſe adun

que dopo tanti attestati di verita ,

che ſino a’ noſtri giorni ci fan leggeñ

re i PP. della Compagnia , i Viag

gianti d'Inghilterra , i Navichieti d'

Olanda , gli Argonauti d’lberia, co

'me altresì dell'Italia , ed altri ſenza

novero di cotai Macrobj l'età de’ſe,

coli , nella Cina, nelle due Giave ,

non che in altri luoghi d’amenduegli

Emiſperi , ſenz’ altro dire , e di Gu

glielmo Postelli , e d’Apollonio Tia

neo, edi Niccolò Laoniceno ,e d’alñ

tti , che rinſelvati tramonti, boſchi,

l ed antri, non men che Anacoretinel

. la vita temperata , e ſobria , viſlſlero

ne

j
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nell’età de’Ncstori ; qual ragione el-‘

la vuole, che ſucceduta cotal vitaad

altri nella lunga durata , debba negat

ſia Gulliver, che ſimile ce la deſcri-l

ve nella ſua Iſola Letaliflooni? E non

vi parra‘ cotal linguaggio ſimile aquel

ſciocco d’Atene, che stimando altra

la Luna del Peloponeſſo da quella

della Cina , mcritoſíi gli ſchemi dc

gli Eruditi? nella steſſa guiſa rende

meritevole il Filadelfo , che dive

nuto Pirronico nelle ſue dubbioſe rior

te, ſdegna di dar l'orecchio a Plutar

co, (deExil.) che lo deride: Etboc

idem accidit nobis , cum extra patríam

conflituti , marc , nerem , Celum dubii

ronjideramur v, quaſi aliquid ei: defit eo

rum, quibus in patria fruebzzntur. On~

de rivolto al Contraditore conchiude.

Convinto ſei s’altra ragion non rec

cbi.

Nel mentre obbligato `a tante 'finez

ze diVoi, Illuſiriſsnnio Signore, di

rovi col Dante,

Non è l’affezziou mia :i profonda.

Cbe baflia render Voi grazia Per gra

:<14 ;

Ma quei che vede , e [moto a ciò ri

flìonda .

 

E' di
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E* diſidcroſo in questo mio 'Parere

di vostre ammende, eſſendo pur ve

ro , che

Io per mè ſon quaſi un terreno aſcíut~

to,

Colto da V0i , e’l pregio è voſtro in

tutto,

Con umile inchino me l'offro.

ñ Montalto 1 8. Ottobre- 1 73 s.

(

Di V. S. Illustriſs.

Umf'liſs. Divot. Ser”. Obblig.

Fr. Elia d' Amato Carmelitano .
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RIFLESSIONI

SOPRA LA RELAZIONE

Dell' Infermita ultimamente accaduta

in Perſona dell' Illustriſſimo

ed Eccell. Sig. N. N.

DISTESA

DAL SIG. DOTTORE N.N.

Nel primo foglio del ſuo

libro Intitolato:

RlSPOSTE AD ALCUNI CONSULTI

?PARTE PRI-MJ.
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RIFLESSIONI

Sopra la Relazione dell' Infetmita

ultimamente accaduta in Perſona

dell' lllustriffimo , ed Eccellentiffi

mo Sig. N. N.

D I S T E S A

DAL SIG. DOTTORE N.N.

Nel primo foglio del ſuo

libro intitolato

RlSPOSTE AD ALCUNI CONSULTI

“PARTE TRZMA.

E' Troppo giusta, Amico cariſíimo,

la premuroſa richiesta , che voi '

mi fare , affinchè i0 con pienezza, e

` ſincerità vi ragguaglicirca alle due In

`, fermità, che incomodarono, tempo

fa, e S. E. il Sig. Principe N. N. , ed uno

degli Ministri dell’Eccellentiflima dilui

ca a , delle quali Perſone , e loro ma:

lattic parlò il Signor DottoreN.Ninel

. 3,
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la Relazione , ch' egli ne fece, e che in-l

g’egnoſamente premiſe al ſuo libro delñ‘

lc Rijpofle ad alcuni Conſulti -. E' troppo

giusta, torno a ripetere , una tal vostra

richieí’ca: Imperocchè voi trovate, co

ì’ne mi dite, nella Relazione ſuddetta

non poche coſe di fatto direttamente

contrarie, ed in tutto oppolìeratante

altre , che riferite vi furono m viva vo

cc_da'Perſona ben informata , e degniſ

íìma di ogni fede; ed altresì ne ſcorge

te per conſeguenza notabilmente pre

giudicato il nostro comune Amico il

Signor Zanettini , non ſolo intorno al~

la Cura , che gizì egli fece, del mento

.vato Ministro , ma in oltre ancora a

quella opera , ch' egli prestò nell' altra

cura. del, Signor Principe N. N. , alla

quále’venne ſopracchiarñato .

~ Ciò preſupposto ,e premeſſo , eſſen

~do io ricordevole del prudentiffimo

"avvertimento, e conſiglio, che neda‘.

“Iſocrate (a): Obſerva calumnías , etiamfi

mendaces fint .- Plerique namque ignari

Î'veritati: ad opinionem 'tamen Îeſpiciunt:

perciò pretendo mettere in chiaro col

.le ſeguenti mie rifleíſioni , e quanto ven.

_ga alterata dall’Autor della Relazione

la

…W

(a) Parzn. or. x.
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la veritàdelle coſe , e quanto ingiusta

niente venga intaccato il Signor Zanets

tini.

Perciò mostrare con evidenza , io

nel raggiiaglio , che vi preſento', e

che ho tardato di conſegnare alla lu

ce ; necefiitato a ciò fare da molti gine

sti rifleſii, appena d' altromi ſervirò ,

che dei fatti stefii, conforme efiiſono

ſeguiti, edelle steſſe preciſe , ſempli

ci, e pure parole del Signor N.N. ora

cavate dalla ſua Relazione , ora da.

altri ſuoi libri ; affinchè egli medeſi

mo , non ſolamente coll’ operato da.

ſe , ma collo ſcritto , e col detto e

ziandio , concorra a provar per _ve

ro, quanto io v1 narro, e autentica:

per ben fatto , quanto già. ſi fece dal

Signor Z-anettini. Così la lancia non

favoloſa, che ſervì prima ad aprir la.

piaga, ſervita eſſa medeſima a riſa.

narla , con qual gloria poi, e vantag

gio del Lanciatore , laſcierò a voi il

ponderarlo in questi pochi miei fo

gli. .

Il pregiudizio per tanto , cpregiu

dizio notabiliſiìmo , che fu recato ,

| o che potea almen recarſi dalSignor

N. N. al Signor Zanettini , conſiste

opuſc. Tom. XVI. X nell’
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nell' aver quegli pubblicato contro di

questo le ſeguenti parole z una dei Mi

m’flri dell’Eccellentzflíma Caſapoco men,

cheprivo diſangueſe nepaſsò all’_ altra vi

ta. (a) Notastc , Amico, e rifletteste

voi bene ad una tale propoſizione ,P

E' coſa certa, che il Signor N.N. non

porca dire parole più gravemente of

fenſive contro ilSignor Zanettini, ch'

era il Medico della Cura 3 e chiun

que a leggere s’imbatterà tali parole,

ſi darà a credere ſenza fallo‘, che il Si

gnor N.N.. interveniſſe più volte alla

Cura di quel Ministro ; ſi rltrovaſſc

preſente all’emiſiioni del ſangue ;ne

oſſervaſſe le qualità ,', e la quantità ſen,

za dubbio ne ponderaſſe , e ponderata

' la con attenzione,ſe ne stupiſſe alta

 

mente; e quinditestimonio non ſolde

auditu, ma ancor de viſa prima eſcla

maſfe , e poi ſçriveſſe , e* stampaſſe ,

.che una dei Mini/Iride' detta Caſa poco

men che privo di ſangue fle ne pafi-ò all'

,alma vita . ,

Ma Diovoleſſe, cbel’autor della re

lazione almen per una ſola volta in_

tervenuro foſſe ad oſſervare la Cui-a,

.del detto Infermo; stantecchè avreb

' be
u-ñjñzóñ-ñ.

(A) Rclaz. pag. _9.
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be egli veduto allora, comein unſo

lo, ed unico ſalaſſo dal braccio, oltre

a quello, che poi ſeguì dagli vaſi mo

toidali colle Mignatte, eda altre par

ti colle coppette a taglio , non ſi cava~

tono all’Ammalato , chedue libre,

e mezza di ſangue in tutto, e questoin

più volte , ed entro al termine non po

co conſiderabile di 13., o r4. giorni

di malattia, come-potrà , interroga

to da chiunque il voglia , attestare il

Cerufico Signor Focosi . Or due libre ,

e mezza di ſangue ſon forſe ellenoin

quantita ſufficienti a *far andareiMa~

lati all'altra vita poco men che privi

di ſangue?

Ma quando ciò foſſe vero , chenon

lo è , non ſolo dovrebbe incolparſi

per tale morte ſeguita , e farli reo il

Signor Zanettini, ma il Signor N. N.

ancora, etanti altri valentiflimi Pro

feſſori, che in così fatti mali grandi,

ed acuti bene ſpeſſo hanno cavato ,

e ſeguiran ſempre più, come lo ſpe

riamo , e deſideriamo , a cavare il

ſangue non ſolamente in uguale alla

gia deſcrita , ma eziandio maggiore_

Quantità, eforſe ſenza il concorſo dl

` tante, e tali circostanze , tutte, indi

,
\` X2²can~
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canti ll Salaſſo , `che concorre-vano

unite inſieme nell' accennato Ministro,

’ il quale, ſe finalmente all'altra vita

 

-paſsò, non paſſovvi gia , come altri

( dei quali anch'io avrei recente l’e

ſempio, ſenza punto alterarne il fat

to )v nel terzo , o al più quarto dì della

malattia , e ciò per colpa principal

mente, ed eziandio unicamente di chi

o'stinato nel ſuo parere non volle al

-miſero Infermo cavare il ſangue : ma

il Ministro v-i paſsò nel giorno I4. ,

d’onde, ricavaſi aſſai manifestamente,

che , ſe il ſalaſſo non lo ſano , gli re

»cò almeno qualche ſollievo, eſe non

altro , ſervì a prolungargli la. vita per

qualche tempo. - —

Questo però , che finora io diſi‘r ,

non è ancor tutto; potrei dirvi dip

più , e dirvelo con ragione , e con

fondamento , che il menzionato Mi

nistro neppur ſarebbe perito , anzi che

forſe perfettamente ſarebbeſi alla fine

ſanato , ſe dopo aver ricevuto da ogni

ſalaſſo notabile giovamento , non foſ

ſe stataalui data nafcostamente , no

rate bene, eda Perſona, che non era

della profeflìone , unaMedicina , la

quale diede ,aſſai presto . e da tſnolti

. c`
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ſegni a conoſcere la propria reaqua

lità , eſſendoſi nell’lnſermo dopo un

sì fatto rimedio notato nei di ſeguen

ti un' ecceffivo peggioramento , ed 0ſ

ſervataſi tra gli altri indizj una grand'

esterna sfogazione di peſſimo umore ,

che dilatavaſi per tutto il dilui corpo ,

improvviſamente riconcentrare . E

quale adunque in tal morte colpa v'.

ha il Signor Zanettini? ſe la violenza

del male , il furtivo medicamento,

e lo sfogo dell'umore riaſſunto dall'

esteriori alle parti interne , furono le

uniche , a creder mio , e le poſſenti

ca ioni ," onde il Ministro ſe ne paſsò

all altra vita .

Aggiunxgaſi, che il Signor N. N. a

vendo gi propalato , ed eſagerato

abbastanza in voce quel poco men che

privo diſangue, dovea di ciò contentar

ſi, e chiamarſi appieno ſoddisfatto i,

“ſenza avanzarſi dippiù a pubblicarlo

colle Stampe. Nè porrà egli ſcuſarſi,

e diſcolparſi col dire di averſede pre

stata ad un privato Rapportatore di

un talſeguito diſſanguamento ,~ perlo.

chè questo non è motivo, nè ragio

ne bastevole ad iſcolparlo . E ciò tan

to più , quanto che egli ſi gloria; di

37 ſem

h



*l

,l

r

  

486 ' Riflefl'íoni

ſempre più confermarſi in una mafli

ma, che inſinuogli il dottiflimo Fran

ceſco Redi, equesta fu, che non s'in

durefl mai a ciecamente dar piena fida

a quel tanto , che gli Scrittori afferma

no dell'efficacia di quei moltiſſimi medi

cinali , che propongono, ed eneomianoper

la guarigione dei mali nei loro libri. (a)

Or ſe non deeſi alla cieca prestar cre~

denzaacotesti tali , quantunque Uo

mini valentiflim-i , e i più di elfi rino

matiffimi nell‘arte loro; uanto mi

nore , o niſſuna fede dovra prefiarſia

Relatori privati, che dinaſcosto nar

rando , ed alterando a capriccio li

detti, o i fatti di alcuno, ſi fan ſicu~

ri, o di non eſſere ríconvenuti pub

blicamente de’loro falſi rapporti; o

riconvcnuti privatamente , ritrattarſi

di quanto gia‘. riferirono 5 o sfrontä

tamente difenderlo, ,e `ſostenerlo.

Quello , chcpoi ſi aſſeriſce dal “Si.

gnor N. N. , oltre al giadetto diſſanñ

guamenro , cioè a dire , che il male

del mentovato Ministro foſſe una feb

bre vrigínata da un talqual carattere ma

lígno eontratroì-üìaria di Maeareſe (b)

. e dip

a Annondella lat. a . .((b)) Relaz. pag. ;Le P g 13
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z' e dippiù ancora ooll’ enfiato alle 'Paro

-,- ridi 5 in ciò egli prende due sbagli .

Il primo ſi è , che la malattia fu ella

di febbre bensì, ma non però cagio

nata da malignita di aria. Che ciò ſia

vero, basti per ora_(riſerbandomi di ñ

quì a non molto a favellare .con pil-ì

di estenſione ſopra un tal punto) da

re di fuga una ochiara alle tante altre

efficaci, e numeroſe cagioni , 'che

_ precedettero , e che potevano produr

re una sì fatta febbre.- cioè alla gran

pioggia , da cui il Ministro fu colpi

to nel viaggio per Macareſe: al calo

re inſoffribile ivi tollerato .~ alla cadu~

ta da cavallo , che , gia balzato di

lella, lo straſcinò, in ritornando a

” Roma, per qualche .ſpazio di strada :

e finalmente aimolti altri íncomodi,

parimenti , e ſudori da lui ſofferti ,

circostanze tutte , le quali non che

accoppiate, ed unite inſieme, ma ſe

parate eziandio , e ciafcheduna da per

ſe ſola, eran bastevoli a generare, e

produrre qualunque_ febbre anche più

grave, eviolenta, mdrpendentemeſh

te dall'aria maligna , dellaquale non

ve n’er’a alcun indizio.

Il ſecondo abbaglio ſi è , che nel

 

X 4 Mi
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Ministro, contro a ciò, ch’egliſupí

pone, non vi fu l’enfiato alle :Parati

di; Ed è eoſa sì nota , che ad aver

ne piena testimonianza, basterà ſolo

farne richiesta a qualunque degli di

lni, o ſien Parenti, oppure ſien Do

mestici, e interrogarne ſingolarmente

il Ceruſico Signor Focoſi, chevlo aſ

ſistette per tutto il corſo del male.

:Dal che deduceſi ad ñevidenza, che,

{e intendeva con quell’cnfiato alle iPa

aon’dí, da lui ſupposto, stabilire ma

lignal’aria di Macareſe , il Signor N.

diſſe il falſo circa del primo , ed

ingannoſiì circa il ſecondo. Eciòſia

detto in riſguardo al Ministro .

Or prima di far paſſaggio alla ln

fermitá del Signor Principe , ſiami per

meſſa, Amico, una bievedigreflìone,

non gia per iſpiegarvi il ſine, per cui

'ſiaſi‘inventata , e pubblicata cotal Ca

 

lunnia contro il Signor Zanettini ,~ eſ

ſendocchè col vostro chiaro intendi

mento l’avrete ben conoſciuto ; ed i0

ancora l'ho dichiarato agli mieiAmi

ci: ma unicamente per dirvi , che ,

non ostante una calunnia sì ſiera , non

ſara. egli giammai per 'traſcurare , o

laſciare, e 'molto men condannare l’

uſo



Sopra unaRelazíone. 4.89

ó*

uſo lodevole del ſalalſo, e ciò. per li

ſeguenti mOtlVl .

Primo , perchè il ſalaſſo, e ſuo

uſo fatto nel tempo, nel modo, col

le miſure, e col restante di tuttel’al

tredovute circostanze , fondato vie~

ne ſu i ſaggi, e stabili documentidei

veri, e dotti di luiMaestri; dcglimiñ.

gliori Scrittori Medici; edegli Prati

ci di maggior nome così Romani,

che di qualunque ſiefi Nazione. 2.

Perchè lo ha egli ſperimentato di

gran profitto agl’ mfermi in ſrequem,

tiffimecongiunture di malattie che

ſolamente fra loro ſimili, ma in oltre

ancor nella ſpecie tra loro affatto di

Verſe . Imperocchè o ~le toghe del

tutto , o le mitiga , o prolunga al

meno la vita agli ſuddetti Malati.

3. Per aver egli nella patica di non

pochi anni ofleryato, che quaſi tutti

coloro , che riſanarono dai mali vio

lenti, grandi, ed acuti , ſono stati

col ſalaſſo curati, o una, o più vogl

te praticato, e non gia. col ſolo olio

di mandorle dolci , o coi brodi lun

ghi , o con altri ſomiglianti rimedi .

Ed all’opposto di quaſi tutti quelli z

che pe’rirono , ſe ne incolpò-giusta

X 5 men
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mente o la mancanza , o la tardanza,

o la ſcarſezza da molti uſata con tro.

po ſcrupolo nella miſſione del ſan

gue. 4. Perchè conſidera', che certi

Profeſſori nemici del ſalaſſo in occa

ſione di mali grandi, ed acuti stima

no ſomma-mente proficui gli gettiti

eziandio copioſi , purchè non ecce

denti, di ſangue , ~o ſia per le na`

rici , o per i'vaſi moroidali , o per

l'utero; li lodano , non l’impediſcoñ

no , nè li_ restringouo ;- (benchè di`

poi non ſi ſuppliſca coll’arte , e non

ſi ajuti , come dovrebbeſi , ove ſi

vegga tal volta mancar la natura) il

che non potrei aſſerire di tanti altri.

ſpurghi , li quali non ſempre ſono

giudicati critici , e buoni. 5. Fi

nalmente , perchè nelle frequenti A.

poplefſie regolarmente tutti i Profeſ

ſol‘í. nulla badando all'età, al tem

peramento del malato , alle cagioni

del male‘, nè alla stagione, che cor

rF, nè al detto così noto di Corne~

110 Celſo , che il ſalaſſo., aut oceidit,

aut lìberat; tantosto gridano : ſi ca

vi, e ſi ricavi il ſangue , çon farne

aprire replicatamente le vene , e lc

più recondite .ancora , `ed _inuſita

te,
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i Idropiſia prodotta dal traſcurato ſa

te ; quandocchè al principio del

male , ed alla comparſa di alcu~
vni manifesti indizi un ſolo ſolo ſalaſ

ſo potea preſervare dalla ſuddetta. A~

popleſſia. La ragione, che ſogliono

addurre, per eſcludere la milſione

del ſangue , ſi è un mal fond ito ti

more della Idropiſia , o della debo

lezza, di cui può eſſer cagione . Ma

quella., ſe benſi riflette, e per quan

to fedelmente ſi oſſerva in pratica,

non ſuccede, nè può ſuccedere Siſa

cilmente, come alcuni ;pretendono ,

anzi come ſovente imprimono nella

mente del volgo, purchè non ſi diſ

ſanguino gli malati ,- ed io avrei pron

ti moltiſſimi eſempi di ſoggetti ben

noti, riſanat’i da gravi malori perfet

tamente col ſalaſſo più volte replica- ~

to, quantunque da certi Profeſſori

pubblicamente , e con tutta franchez

za pronosticati gia Idropici .~ E potrei

altresì citar molti cali accaduti d'

laſſo . Ma', 'ſe al ſalaſſo ſucceda tal

volta la Idropiſia, non ne ſarai que.

gli giammai la vera cagione, purchè

non ſia eccedente . E' tal verità , _ſo

ch'è ben nota agli dotti, e pratici

X 6 Pro
\
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` Profeſſori , i qual”: per Teorica- , e'

per iſperienza ſanno , che le idropi

ſie ſuccedono per lo più , ed in par~`

eicolare le ſpurie, ad un qualche vi~

zio organico , che precedentemente

alla. mifiione del ſangue chiari ſuol

dare gl’indizj,, e per cui deeſi appun

to cavare il ſangue ,' e così sfuggire

una morte improviſa e prolungare ,

{e non altro , la vita degli Malati ,i

a' quali ſpeſſo una tal vita ſi accor

cia , ſe la Idropiſia ſi c-_uri per pri

mario malore .-- Oltre di chè ſovente

ſi cura quefia colzſalaſſo, ſecondo l'

opinione dei-buoni. Autori ,o e de’pra.

tici ,i dei quali citeròvil_ ſolo Gale

no (a) Ego autem non ha ſolum , ſed

('7' ſpaſmumç, Hydropemque ſanguinís

m‘lffione ſum med-ſcams., ;. i” hoc enim

me erudivir tum longa experientia, tum

rapid-ipſe a B ciò ,* che recar potrà

maggior ammirazione, ſi è, che co~

nella Idropiſia_ fu, non ſanguigna già ,

ma: linfatica.` ' ' -

Il`v dire poi, o ilî darſi. a* credere z

che; la debolezza poſſa eſſer, cagio

` nata, dal. ſal-aſſo, purchè. non ſi arrivi

aquel. gato, men. che priva. di ſangue ,,

par
(g) Lilule` venazſeëìv num. z.. q
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parmi nn detto, ed una credenzada

Donna più, che da Uomo dotto, il

quale, ſente ſempre tutto all' opposto»

ed al contrario di tal credenza. Co

sì il Boſelli gran Matematico ebbe ai

dire , (a) quod Pblebotomia rire: non:

proflernat, eda/tendo ſpiriti”, (a balſa

mum vitale, conſiat experientia, in bie

morrbagia, Ù* eflufionibus ſanguinis li

berioribur in ſani: , CT agi-is , in qui

bus rire: non proflernuntur, nifi exan

que ſere corpus reddatur . Così il Lan

riſi quel valent’ uomo de‘nostri tem

pi, parlando di un tal Vecchiotti pd

c0 men che ſettuagenario , il- quale

dalle narici‘gettò in due volte' quin

dici libre di ſangue entro allo ſpazio

di ſoli Is. giorni, aflerì, neſſuna eſ

-ſerſi in lui oſſervata ſenſibile debolez

za: nullam ipſe paſſa: efl flenfibilem vi

rium iafluram , (la) oltre di che libe

roſſi da una imminente aſſai proba›

bile Apopleſſia .. E tali autorità po

crei io confermare-con molti caſi pra»

eici., e ſpecialmente di malati vec

chi, e deboli, i quali hanno attesta

to concordemente, che in occaläonc.

i
 

(a) Lib-de mo:. Animal'. p. t'.

(1b), De ſubínmor. lilm.. mp5,.
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`di qualche gran perdita diſangue, o`

provocata coll’arte, 0 promoſſa. dal

lanatura, non hanno mai ſperimen

rata questa tanto temuta , e sì dc

cantata debolezza . E perciò la cri*

tica addoſſata al Signor Zanettini ,

come inevitabile a qualunque Proi feſſore, tanto circa l'uſo del ſalafſo,

 

quanto circa ogn’altra operazione ,

ſara da lui ben volentieri ſofferta;

perlocchè ſarà questa ſempre mino.

re.- e men fondata nell'uſo del ſalaſ

ſo, che nell' allontanarſi dal medeſi

mo .- de duobus mali: min”: efl'elzlgen

dum. E-tanto basti per ladigreſſione

circa ilſalaſſo, venghiamo ora al ma

le del-Signor Principe.

Per stabilire l' idea , e qualità del

male, che attaccò il Signor Principe

nel meſe di Aprile dell'anno 1736.

giacchè truovo una totale contrarie

ta , ediſcrepanza -di pareri-fra l'au

tore. della relazione , ed il Signor Za

nettmi, fa d’uopo distinguere il‘ſud

detto m‘ale in due tempi; poicchè il

primo male fu quello , ch' egli ſoffri

in Macareſe una delle tenute ameniſ

ſime di ſua Caſa , in tempo di vil

leggiatura, e confistettca Per (“l'ip
ñ ml
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mi delle parole della relazione ,

una febbre linfatico ( così dichiara

anche dal Profeſſore , che da Roma

portoſiì cola per aſiìsterlo , e curar

lo ) coll’enfiato nel medeſimo tempo alle

giandole d* intorno agli oreccbi quafi ri

fipolato , comunemente chiamato Orec

chioni , che indi a pochi giorni ſvanì,

come anche ſvanì la febbre ,- benchè

il Signor N. N. aſſeriſea, che ſola

mente alquanto fi mitigaſſe, ma non del

tutto ſi eflingueffe . (a) L'altro male

poi fu quello, da cui venne ſorpreſo

in Roma nel dì_ ſeguente al dilui ri.

torno da Macareſe , cioè nel dì i4.

del ſuddetto meſe di Aprile, e cote

sto male al dire , e voler del Signor

N. N. conſistette in febbre con ſoſpet

to. di carattere maligno contratto nell'

aria di Macareſe , da lui ſupposta cat

tiva: ed in delirio con principiodi legge

riſſime convulfioni. *E tal febbre vuole

egli, che foſſe continuazione di quel

la ſofferta in Macareſe , benchè pe

i rò da lui, e dal Profeſſore cola por

i tatoſi detta linfatica, e non mai ma

ligna, Coſe , a dir vero , del tutto

j falſe , e dette non ſo con qualdfonñ

1-.

-M

(a) Relal. pagg
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damento , alla riſerva della linfatîca

ſuddetta febbre , e dell’ Enfiato alle

glandole d’iatorno agli oreccbi .

Che il male ſofferto in Roma non

foſſe febbre , e tanto meno malignadi

aria ; eccone molte pruove chiare ,

e convincenti . Prlmo , perchè, ſe

febbre tale vi foſſe' stata , il Profeſio

re non men diligente, che dottonon

avrebbe dopo l’avanzamento del ma

le, dal Signor N. N. dichiarato acu

tiflmo, arriſchiato al viaggio il. nobi

le Infermo', riconducendolo ſeco da.

Macarefe a Roma . a. perchè nella.

Domenica giorno ſecondo del male

in Roma., e terzo dopo il diluiritoró

no da Macareſe, non avrebbe il Si

_ gn-or N. N. acconſentito, ( coſa ben

 

nota ad alcuni dei Principali dell'Ec

cellentiſſima caſa) o almeno non do

Vea- acconſentire di porlo nuovamen

te in viaggio , benchè il viaggio poi

non ſeguiſſe e ”mandarlo a Macare

ſe , ove l'aria , fecondo la ſua aſſer

zíone , era con ſoſpetto di carattere

maligno. 3. perchè alcuni interrogan

done in tempo della malattia lo steſ

ſo Signor autore della tela-zione non

vſtatu-ono mai uſcire dalla di llll boc

C3.
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rca il nome di febbre, anzi ad und-:i

ſuddetti principali riſpoſe , che , ſe

vi foſſe stata tal febbre maligna di

aria, allora sì che non avrebbe mai

accordare le miflîoni del ſangue : E

fino a ciò io ben ,lo credo , mentre

egli lo conferma non ſolamente di

cendo , che (a) in tali fibbri’di aria

la miflîone del ſangue ſuol' ejflere ſovente

fatale, ,ma ratificandolo altrove colñ

le ſeguenti parole , che inciſa la ve

”a , fi vedrà il fèbbrz'cz’tante immantíne’n

te ſotcombere, ed alle volte ſpirare , o

nella steſſa maſſone del ſangue , o poco

dopo. (b) 4. perchè ſe febbre tale vi

foſſe stata , e ſe vogliamo [attendere

alle gia* dette , e fiampatc parole ,

non avrebbe egli accordare le miſſio

ni del ſangue, nè le avrebbe lodate ,

dicendo, che alla riſerva delle miflî'o

m' del ſangue , altro di propofito non fi

potè praticare. (c) 5. finalmente , per

chè ſe stata `vi foſſe la sì decantata

malignità , avrebbe il Signor N.N.

proposto qualche rimedio ſpecifico,

come a dire : i Cordiali .~ aleflìfar

maci:

a Relaz. a . . ii

{bg Riſpapeognſiparta. pagdoz~` — h,

Le) Relaz, pag 6. .
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maci: ſudoriferi.- la contrajerva : o

almeno almeno la Chinachina per

togliere, orafftenare la febbre, che,

al ſuo dire, incalzava con acoeſſioni ce

tidiane, (a) e con altri violenti Îìnto

mi. E rimedi tali da tutti comune

mente , edallo steſſo Signor N.N.

ancora ſogliono praticarſi; Ed in con

ferma di ciò legganſi nelle ſue opere

le cure da lui proposte nelle febbri

maligne, e mafiìmamente di aria ,

come pur anche vengono lodati , e

ſpecialmente la Chinachina coll’ olio

del Mattioli dal nostro dottiflìmo

Lanciſi in tutte quelhe cinque Epide

mie di febbri maligne di aria, da lui

diffuſamente deſcritte nelle ſue ope

re .

E' falſo parimenre, chenel Signor

Principe vi foſſe il delirio con principio

di leggenffime convulſioni , come aſſe

rì il Signor N. N. (b) e quanto pri

ma lo proverò ad evidenza.

Il ſine poi, per cui il Signor Re

latore abbia aſſerito, che il male

del Signor Principe fo e febbre mali

gna dí\<rítz, pare poterſi arguire da]

~ la

( ) R l z. paga.

(li) Rîlîxz. Pag-z
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1a leggitura della ſua Relazione : cioè

per aver egli un qualche motivo per

condannare , e criticare le due miſ

ſioni di ſangue proposte. dal Signor_

Zanettini, e che tanto giovarono.

Il male dunque , cui ſoggiacque

in Roma il Signor Principe , chia

mato dal Signor N.N. acuto , anzi

acutiflìmo, (a) per cui fu ſopracchia

mato anche il Signor Zanettini, e di

cui unicamente io tratterò , conſistette

in convulſioni con principio di deli

rio, e non in delirio con principio di

leggerzflîme convulſioni , come all'op

posto riferi il Signor N. N. quaſi che

il delirio , al dir ſuo, ſoffi: il male

primario, e maggiore; ele convul

ſioni , comecchè dal medeſimo de

ſcritte leggeríſſime, ed in principio ,

foſſero il male ſecondario, e mino

re . E per far costare a chiccheſia

eſſer vero tutto ciò, che rappreſen

to, pruova migliore dell'attestazio

ne del Signor Adolfo Schiavetti vi

gilantiſiìmo aflìstente alla cura del

prefato Signor Principe trovar non

poſſo; mentre egli nella ſua Rela

zione afferma minutamente le preciſe

Pa
 

(a) Relaz. pag.5.
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parole dei Signor Zanettini , allor

chè ſcrive z che nel giorno ſeguente

al ritorno del Signor Principe in Ro

ma fi manifeflarono le convulſioni con

principio di delirio. (a) E ſiccome cal

relazione è stata stampata , e ripor

tara' dal Signor N. N. con unirla alla

ſua, ne ſiegue ,- che da lui vengono

comprovare le parole del ſuo degnifliñ

mo studente Signor Schiavetti, ed in

conſeguenza ancor. quelle del Signor

Zanettini ; cioè , che il male del Signo‘r

Principe conſisteſſe in convulſioni con

principio di delirio, comecchè quel

le foſſero il male primario , e mag

giore , ed il delirio male minore, e

ſecondario.

E cali convulſioni sì esterne , che

interne furono eſſenziali per eſſerne

attaccato il Cerebro, oſiaprincipio dei

nervi ;e ſ1 manifestarono riverfivamen

re più volte ogni giorno , ora più ,

ora meno riſentire 5 col divario pe

rò, che un dì nò, e un disìerano di

maggiore,- eun dì sì, e un dì nò erano

diminore afflizione all’lnfermo ( nota

to ciò fin dai primi giorni dal Signor

Zanettini ) . Ebbero queste il loro prin

Cl
 

(a) Relaz. prg”.
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cipio, augumcnto , stato, edeclina

zione, manifestandoſi gradatamente

maggiori fino allo stato , che fu nel

mercoledì quinto giorno del male in

Roma ,- e perciò fu premanito dell'

estrema nazione , non eſſendo il malato

capace del santzfflmo Viatico . (a) Nel

giovedì ſesto giorno del male , prin

cipiandone la declinazione , ſi reſero

gradatamente minori,- ſicchè l’amma

lato ſi confefjò, e con ſentimenti dimol

:a piera ricevette il Santzflimo lſiatico,

e ſucceſiivamente tomò egli a bere,

ed a cibarſi 5 e continuando il miglio

ramento di giorno in giorno a cre

[cere, nel nono giorno ſpiegò i ſegni

della guarigione., Quindi ſe lo stato,

o ſia vigore dclmale ſeguiſſe nel quin

to dì, e non dopo, non è punto da

maravigliarſene; perlocchè trattavaſi

di malattia ,chiamata dal: Signor Pa

ſc oli acntiffima . t

. Ciò, che di notabile occorſe nel

tempo di detta malattia , fu un. copio

ſo ſpurgo, buono, ecritico; perchè

stillando dagli occhi per tre giorni

continovi 6. 7. 8. e, a guiſa appunto

di ,un veſlicatorio, ne rimoſſe del tut~

no
 (a) Riti-la:. pag-5. "4;'
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to una gonficzza la quale chiaro por

gea l’indizio del grand' impeto, ed af

ſollamento di umori , che non ſolo

in eſſi occhi ſi erano ristagnati , ma

' sì ancora nel Cerebro , o fia principio dei

nervi. Eppure di ciò il Signor N.N.

non ne fa minima parola nella rela

zione, tuttocchè foſſe circostanza di

una ottima conſeguenza per la gua

rigione delle ſuddette’convulſioni, e

delirio.

In quanto poi alle cagioni esterne

delìmale di S.E. dico, che varie ne

allegga il Signor N. N. due però co

mc principali : ~la prima fondata-nel

ſoſpetto di quel carattere maligno còn

'tratto nel meſe di .Aprile dell'anno 1 7 36.

i nell'aria di Macareſe non ben purifica

ta Ùc. e l'altra nel calore delſole cocente ,

cheſenza alcun riguardoperpiù , epiù ore

` tollerò in aria apperta ,- come ancora nel

 

la violenza di ogni eſercizio cavallereſco;

(a) Cagioni ambedue 'efficaci ,~ la ſe

conda peròda preſerirſi alla prima per

piùmotivi valevolifflmi. Primo, per

chè intorno all' aria maligna , al dire

del Signor N.Nîalrro non v’era per

fondamento, che un puro, eſempli

ce
 

T..(a Relaz. pago. —
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ice ſoſpetto . 2. perchè il calore del ſole

.cocenteper-píù , e più ore tollerato, oltre

il violento ogni altro eſercizio, oavallere—,

ſco , era pur troppo bastevole indipen

dentemente dall'aria a produrre , per
`ſervirmi delle parole dello steflſio Signor

N. N. la temuta fiſſazione , 0 riſiag`na~

`rnento diſangue congrumato nel cervello ,

(a) e li accidenti tutti deſcritti . 3. perñ

chè l'aria diMacareſe le stata foſſe di

tal carattere maligno , non avrebbe il

Signor N.N.acconſentito , come dil

ſi, di rimandare cola il nobile Infer.

mo . 4.petchè ſe talmalignità vi foſſe

stata , doveano ragionevolmente piutñ`

tosto ammalarſi alcuni altri cagione

voli, che vi ſi ritrovarono . 5. final

mente, perchè la cura da lui proposta

rifondevaſi tutta in bevande copiofe di

acque, in bagni univerſali, fiero, emul

ſmni, (b) che riſguardavano piu la ſc

conda, cioè il calore del ſole, che la

prima cagione , cioè l'aria di Mature-'ſe,

creduta maligna .

Se poi egli pretende di chiamarla

maligna col motivo , che non potbi di

coloro , che ivi dimorarono, furono ſor-

… preſi

_——~————-—————-—~*-"—'

(a) Relax. pag. 2.3_

(b) Relax. paga.
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prefi da febbre con enfiato alle glandule

d’imorno ”gli oreubi , ( a) ancora in

ciò prende notabile sbaglio , stante

chè in primo luogo non può dirſi,

che coloro foſſero non pochi , mentre

non furono, che unicamente tre , ( per

quanto mi ſu riferito) e tutti _e tre

Fratelli, e* giovani, uno dei =quali ſu

il Signor Principe ,‘ econſeguentemen

te ſuronopochi a paragone delli mol~`

ti, che iv! eran di stanza con eſſolui.

In ſecondo luogo , ſe ben ſi riflette

rà , anche in Roma contemporanea

mente a cagionedel calore del ſole

alquanto riſentito , molti giovani ſog

giaqucro a tali febbricon enfiato alle

glandole d’intorno agli orecchi , chia~

mato volgarmente Orecchioni, etut

to ciò ſenza neppure un ſoſpetto di

aria maligna,- ilche ſovente eziandio

in altri tempi ſuole accadere , ed in

particolare alla Gioventù per varjdi

foi-dini nel moto , e nel ſoggettarſi al

calore del Sole .

In ſegnela di ciò ſa di mestieri quì

avvertire il frequente errar, cheſifa,

nell' incolpare ora questa , ora quell'

altra aria in occaſione di qualche ma

' lat

ñW

ſ a) Rel. Pag 9.
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9 lattia, ſenza che di tale malignita ve.

îí ne ſia ombra, o principio ..di ſortaaL.

i' cuna.` nulla badandoſi all-:altrettante

I cagioni potentiſíime-a produrre» quañ.

lunque altro male ;— come ſe questo

non foſſero capaci per ſe medeſime a

ſuſcitare , e produrre i malori ; ovveñ.

ro chi v-á a mutar’aria o per villeggiaa

tura, o per altri affari, o perchè ſu

cagionevole , altro non medici, che,

un rigoroſo regolamento in tutte le:

coſe ,~ quandochè p‘ur troppo comu*

nemente a tutt'altro ſi penſa , fuoró.

chè ad una vita parca, ristretta, mes

rodica, e regolata, come notollo , e,

poi ſcriſſelo a mataviglia Aleſſandro

Petronio celebre Profeſſore Romano."

( a) Verùm -eflate , ſi aut .Aquila , aut,

Favoniur flaverint , Ramanarum Vineria

rum aerem non infalubrem eſ/è cenſemus,

foepe tamen nocere conſuevit, quia Hami-v

ne: conſuetudine-m in 0mm' vióîu mutanti;

nam S012' ſesta extra tempus exponunt ;x

intempeflirè , multumque non ſolita co

medunt, bilmnt , aguntque; crepuſculo

ſub di” mmmt ; ſubínde plerumque ſu*

dante: vin-?am perambulant ,- [Io/tea na

fíu dommn revertuntur. Ita non, aer ,

opuſc. Tom. XVI. Y [ed
`>A . ._ ,._`_-_, .- ñf a ) Derviélu Roin. lib. 4. paga-is.
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fed haec, qua cammini-Mur, obſmt. E

dal dottiffmo Lancíſi con eſpreflìoni

nulla inferiori a quelle del Petronio',

e con oſſervazioni pratiche da lui ſar

te , viene il già detto minutamente

ratificato. (a) Orquì sì', che ancor

i0 potrei con gran ragione ſclamañ

te , che più d’uno paſt: all'altra viñ

M, o almen ne perviene alla ſoglia ,

non già poco men che privo di ſan

gue , ma bensì poco men che affo

gato dal ſangue. E tutto ciò perla

lola colpa di un qualche Profeſſo

rc , che unicamente fiſſandoſi con

mente ostinata nel ſoſpetto dell'aria ,

nulla. poi penſi alle rant’altre cagío`

ni , le quali al confronto di quella

,ſono più valevoli a produrre qualſi

ſia febbre , la quale ſe venga. curata

come di aria , o frustranea , o perni

`cioſa. ſarà la cura.

Il Pronostico poi formato dal Si

gnor N. N. è molto chiaro , ſe ar

render vogliamo alle diluí parole ,

eſſendo unicamente diretto a bíaſi

mare , e condannare gli due ſalaffi

praxicati , e proposti dal Signor Za

netxci'ni ; mercecchè con eſprcflíoni,

" epa

EFS-.Dc adven. Rom. cali quali:. pag. lo:.

1
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Le parole molto calcate ſ1 gloria egli

?primieramente di oſſei-fi proteflato, che

tolſalaflo era per ſeguirne del male. 2.

Che fi ſarebbe dovuto replicare fiwentc.

-’( a) 3. Che nonſenza grave* pericolo l'In

fermo poteſſe rimanere appreſſo nelle con~

ñvulfioni. 4. Che il male , cioè le con

îvulſioni , ed il delirio , ſx ſarebbe ina

fprito, e che avrebbe imperverſa”. (b)

5. Finalmente , che per ejjîergli flata

aperta la vena , ne pervenne alla ſoglia

dell' altra vita. (o) Udiste .ì potea egli

eſagerar di vantaggio contro i ſudet

ti due ſalaffi .3 Ma , ſe è chiaro cote

ſto Pronostico , ed eziandio il fine ,

per cui l'ha pubblicato , ſarà altresì

chiariíimo eſſer del tutto contrario a

quelle parole da lui preferite in ac

cordando il ſalaſſo , e ſono che con-.

cardemente fu rifilato di aprirgli la ve

na; (d) ed a quelle altre in lodan

dolo , che allarz'ſerva delle miſſioni del

ſangue altro di propofito non fi potèPra

tirare . (notate bene quella parola _di

propoſito) Ed in fatti all’ingenuitaì

~ .Y a dl

a Rel. a .
((b)) Relaziipëgí.

(e) Relaz. pag. 9.

(d) Relaz.pag.3.
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di queste parole anche ben corriſpo

ſe il dilui animo ,- conciofliacchè alli

due ſalaflì proposti dal-Signor Zanet~

tini ne aggiunſe il Signor N. N. altri

due; e colle Coppette tagliate, e colle

Mignatte ai Îmfi moroidalr', < a) quan~

tunque aquefle , com' egli ſieguea di

re , non aeconſenti l’Infermo.

In oltre un tale dilui Pronostico è

contrario non men’al documento d'

Ippocrate (b) fi non pro/ì: , ſaltem ”e

nocear, chea quella maflima si divul

gara a iuvantibu: , C7* led-3mila”: deſu

muntur indícationes . E' contrario all'

amore , ed all'attenzione , che pro

keſſa a tutti i ſuoi Amalati; ed è fi~

nalmente contrario alla premura par.

ticolare , con cui curava il prefato

Signor Principe ; Poichè ſe aveva ,

corn' egli vantaſi , Preveduto , e pre.

detto, anzi'ſperimentato nocivo , epre

giud' iai'e al nobile Infermo non che

.il priäp , ma anche il ſecondo ſalaffl)

(e) proposto dal Signor Zanettini, e

perchè adunque accordarli s’ perchè

lódarli? perchè aggiugnerne altri due?

Che
 

(a) Relaz. pago.

(b) 6. Epid. ſeéì. 7.

(c) Relaz.pag.3~4,
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Che ſe a quello delle Mignatte aveſſe

acconſentíto l'Infermo, allo-ta potea

inſerirſi , che noniſolamente ſarebbe

pervenuto alla ſoglia, ma che eziatidio

vi ſarebbe entrato, e. paſſato all'altra “

vita, com' egli aſſerì del gia accenna~~

to Ministro. a
Atteſo dunque le ſuddette chiariſ‘l'-v

me rifleſſioni ,non dovea il Signor

N. N. tale inaſprimento di male attri

bu ire al rimedio , cioè al ſalaſſo , (maſ

ſima pur troppo abbracciata dal vol

-go , perchè ovente da alcuni Profeſ

ſori impreſſagli nella mente ) ma all'

indole , e carattere del male aentiffi

mo, il quale, ſe ſin dal principio, ed

avanti il primo ſalaſſo , com’egli aſ

ſeriſce , (a) prendeva peflima piega ,

tanto più dovea nel ſuo vigore ina

ſprirſi, ed imperverſare , ſecondo l'a,

foriſmo d' Ipocrate (b) circa initia ,

c’o‘ fine: omnia imbecilliora , in vigorilrur

verò fortz‘ora. Ma quando anche ſe ne

doveſſe‘incolpare-ilſalaſſo; perchè mai

il Signor NoN. non .ne incolpa piut`

tosto la tardanza nell' eſeguirlo P per..

locchë fu dal Sabbato infino alla Do

Y 3 r, me' -

(a) RclaLp g. 3F.

lb) Affor. 3:. lib. I….
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menica ritardato per l'ostacolo appun
to fattoſìì dal medeſimo Autor della

relazione contro il ſentimento del Si

gnor Zanettini.

In quanto poi allaCura, questa ſu

nel principio del male acutíflîmo di

…Roma preſcritta in due maniere;

una conſistente nell’olio di mandorle

dolci ; bevute di acqua; .e-Crifleri , pro

posta dal Signor N. N., e l'altra dal

SignorZanettini, il quale, ben volen

tieri abbracciata quella del Signor

N. N., ma non conoſciu-tala appie

no bastevole aſupetare un male si vio

lento, e che dilazione non ammette

.va.,~ per eſſer atimflimo, nè potendoſi

praticare , atteſa la ripugnanza dell'

Infermo , ſi fece lecito proporre fin

dalla prima viſita una miſſione di ſan

gue , la quale ſu dal Signor N.N. riget

tata non con altro Contraindicante,

che per eſſere il Signor Principe Ipoton

driaco ; quantunguc però nella ſua Rela

zione ne mottivx alcuni altri,ma invali

di, ed inſuflistenti. Ciò nonostante,

fu la mifiìone del ſangue ſostenuta,

edifeſa dal Signor Zanettini ſul ſon.

dameneo di molti, e validiflìmi In

dicanti , al quali, fattane la prima miſ

fio~
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ſione del ſangue , ſe ne aggiunſero 31-'

tri di non inferior condizione, oſſer

vati ancora, e riferiti dal Signor N.

N. , e furono s (a) ilſangue cavato

conſìflente : privo di ſiero.- e con un ſe

gno nellaſuperfìzie ſuperiore di un livido

fòngofo.

Ma ſiccome questo livido fòngoſo

non aecordaſi dal Signor N. N.qua,~

le Indieanre del Salaſſa , ma da ltd

chiamaſi impostata, con cui ſi ſuo

le ingannare il Volga, edargli ad in

tendere eſſere putredine diſpofla a Pro

crearelnfiammazione , ovvero, .come al

trovc ſogiugnr , a denotarla . Quando

altrofbrſe non è, ſe non che un chilo an

cora non ben digerito, il quale in un col

ſangue travaſato ſi rifrcdda , e perduto

quel ſuo calore ínteflino , che lo mantie

ne diradato , e ſcorrente , ſi uniſce, eſì

rappiglia, ed in ſcmbianza , quaſi dige

latinainganna . (b) Così permettetemi ,

caro Amico , che prima di diſcorre

re di ogni altro Indieante , faccia io

Vedere, che cotesto ſongo non ſia uni

camente chilo. E molte pruove ad

durre io potrei, ſe,_temendo dinon

Y 4 re
 

(a) R 1 z. pag.4.

(b) R212:. pag. . . .
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tedíare colla troppa lunghezza' , non

istimaflì coſa miglioreristrignermi alla

convincente, edinnegabilc ſola autori

tà del Signor Relatore steſſo , rica

vata dall' altre ſue Opere; ed è , che,

diſcorrendo egli del medeſimo fòngo ,

non ſolamente pone in dubbio, ſe ſia

chilo non ancora ben digerito, ma pari

mente ora lo nomina corruttela dei

fluidi : num autem bujuſmodi fungoſa

concretíoob fluidorum cormptclam extet;

e perciò vuole , cheildetto ſongo ſia

molto groſſo negli Spagnuoli per l’a~

buſo dei Cauterj : Hiſpaui: quoque ,

r quibus fbnticulorum abuſus bumozſesfor

faſe coínquinaw't , ſolemm's eli g Senti

mento però raro, enon da altri ab.

bracciato. Ora, che ſia linfa craſſa,

e viſchioſa : num fit lympba craſſa, {9

glutinoſa. Ora forſe qualche altra co

ſa : num aliquíd alinda (a)

Con qual ſimotivo dunque in questa

ſuaRelazione ſiaſi egli ristretto unica

mente al chilo non ancora ben digerito, a

differenza di quel tanto,che circa il fon

ggo ;ha egli ſcritto nell' altre ſu’e opere ,

non è quì mio intento il deciderlo: mio

intento ſolamente ſi è il dimostrare,che

det

W*

(a) Lib. z. de Angina pag. 2.71. e azz..
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detto fango ſia un dei principali Indi`

canti del ſala-ſſofondato ſulla opinio`

ne comune di tutti li buoni Profeſſo.

ri , e particolarmente delli, due grati

Pratici moderni, e Romani.- e ſono,

il Baglivi , ed il Sinibaldi . Il primo.

adunque neimali infiammatori di pet`

to circa il ſongo così ſavellam)v . In;

'Pleufítide, *Peripnenmonia , ZZ* bujuſmo-.

di infiammatoria': morbir ,fi injſaflguine

è vena ſei-74 extrafio non appareat in ſu`

perficie cmfla alba, cioè il ſongo, quia

neceſſarie appare” debe: , peffimum ; e

ſiegue arenderne la ragione:. materie:

namque illa ora/Zam, eflícíem in pulmone

remanet @mſi verò in altera ſanguíqí:

emzſſione incipiat appurare ,, 120mm; ed

il ſecondo , cioè il Sinibaldiîvuole ,'

che comparendo il fongo- nel ſangue

cavato , o-nninamente debba ricavar`

ſi :(b) Si ſanguine extratîo, c’î" refi-ige

rato , ſang”: albm, ac durus appare: in

ſuperficie , reíteremr omninò fanguinís.

miffio. Dunque, dalle p-refate due au

toritä' ad evidenza. deduceſi , che il

fango nel ſangue cavato , oltre ,l'eſſe

re indizio , e cagione dellaInfiamma

Y s zio

(“a )’ Prax- med. lib. r.

(b) Par. met. de phleb..
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zione , ſia ancora indicante del ſalaſ

ſo. Ma a che ſervono le autorità al

crui, quando ne abbiamo una del Si

gnor N.N. chiariflìma , ed in termi

ni preciſi; ed è la ſeguente (a) 'Fleu

ritiro: ferè omnes . ſono dilui parole ,

in quibusPróefatam cruflamfimgoſamſan

guír compegit eduóîus , pro”: baffi-:nm

vbſenmvimus , prope-diem a morbo eva

fiflè . Ceri-:ro: contra, fi levem in 'Plau

ritide pmſetulìt ifliur app-:remix corru

ptelzc, cíoèdelfongo, notam, al” mm

-guam, aurrarò conralmſſe. Di più ag

giugne in quel ſuo caſo pratico , che

oſſervando egli nel ſangue cavato ad

una Inferma la conſistenza , la ſcar

,ſezza del ſiero, e la ſuperficie ſongo

ſa: ſangm’s craffus , ſeri propemodum

expers, in grumor concreto: , (F' ſuper

ficietenm admodumfungoſus erat, riſol

vette, che la cavata del ſangue ſi re

plicaſſe. e ſi paſſaſſe dal braccio ad a

prir la vena del piede .- quapropter ſa

Plmm cxpede Paulo poli ſaluta efl. ( b)

Nè contento di aver flabiliro ilfon~

,go nel ſangue cavato eſſere indizio ,

ecagione di male infiammatorie, ed

indi
 

) Lib. z. de Ang. pag. 277-

l

(a

( b LÌbJ. de palp. eord. pag. Z31.
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indicante del ſalaſſo; dichiara ancor

eſſere indizio di Tletora , o ſia ridon

danza di ſangue negli steſſi Corpi ſa

ni: Cruflam fungoſam nosfrequenriflîmè

concretam vidimur , á' in ſanguine ſano

rum edaño , expletboricirpori/fimam (Te.

(a) Dunque ſe alla comparſa del ſud

detto ſongo conviene , anche al ſenti

re , ed al dire del Signor N. N. , ilnuo

volalaſſo ; con qual ragione potrafli

poi dal medeſimo ſostenere , che tal

fango fiaun chilo non ancora ben digerito?

dappoichè in questo caſo parrebbe

piuttosto, che in vece del ſalaſſo con
veniſſero altri rimedi . i

In oltre per qual cagione nel ſolo

caſo del Signor Principe non ſi conſi

dera dal Signor N. N. il detto fango

come indicante , e richiedente il ſa~

laſſo? perchè ſi vuole aſſerire, che al ì

”algo con ciò x’ímpone, è daflì ad inten

dere eſſere il fango putredine diſpoflagia

a procreare, o dinorare infiammazione .3

Se il ſangue tratto dalla vena del Si

gnor Principe , al riferire del Signor

N. N. comparve all' occhio ronfiflenre ,~

privo di fiero , econil livido fongoſonel
vlaſuperl'izie;v e ſe le steſſe appuntino’

Y 6 qua- ì
(a) Libmde Ang. paga”. i 
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qualità ree ſi oſſervarono nell'altro

langue , che ſi cavò alla Inferma di

ſopra commemorata ,- il dicui eſem

pioſiadduce nel caſo pratico.- ſangui:

craflus, ſeri propemodum expers, C’T ſu

perficietenus admodumfungoſus erat ,- on

.de giudicoſſì venire alla miſſione del

ſangue di nuovo, e aprir del piede la

vena: quapropter ſapbena ex Perle Pau

lo pofl ſaluta efl . Come poi voler di

fendere , eſostenere con impegno, il

ſongo eſſere una impostnra P e come.

dire, che in S.E. le 'con‘vulfioni- , il de

lirio, ed ogni altro ”ridente dopo delnuo

'vo ſalajfo arrebbono imperi-orſetto, enon

_lenza grave dilui Pericolo? dovea anzi

piuttosto dirſi, che eſſendo icaſi fra

l'oro moltiſſimo ſomiglianti , ſe il rino

vare il ſalaſſo nel primo caſo fu giudi

cato dal Signor N. N. , che giova:mol

to poteſſe alla- ſalute della ſua Infer~

ma ,i lo steſſo aveſſe a ſeguire nell'al

~ero caſo del Signor Principe . La pañ_

rita è molto chiara ,, ela concluſione;

-è dimostrativa.

Stabilito dunque il ſongo nel ſangue

cavato eſſere indicante del ſalaſſo con-`

tro il, ſentimento del Signor N.N.,.

,ecco ,L Amico, cheſono per porvi ſorñ.

&O;
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to l'occhio gl’lndicanti del ſalaſſo, e

li Contraindicanti del medeſimo, gli

uni, e gli altri registrati dalSignor N..

N. nella ſua Relazione. E ſiccome un

contrario di valor creſce , e fa mag

giore la ſua comparſa, ed ilſuo ſpic

co , riposto a fronte del ſuo contra

rio, ſecondo il proverbio aſſai trito ,,

che .- appoſita jnxta ſe pofita magi: elu

ceſcnnt; perciò facciam, Amico, ſep

pur vi piace così.- Ponghiamo afron

re degl’ Indicanti del ſalaſſo i ſuoi Con

traindicanti , gli uni a destra , e gli

altri a ſinistra, e confrontandoli inſie

me , veggia-mo un poco , ſe iñ primi

abbiano maggior ſuſſistenza , e-fonda

mento per indicare, diquel che l'ab

biano i ſecondi per contraindicare il;

detto ſalaſſo ..

Indicanti‘ d'el- Salaſſo riferiti- dal

Signor N. N. nella, ſua

Relazione..

1;. La ,gioventù del Signor “Principe *

pag. Ii. , ' \
.H. La robustezza del: medeſimo "ì‘

pag. r. "

H1; Il calore del Sole rocente- ,e che per;
` i 'a
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più, e più ore tollerò in-aria a

perta ì" pag. 3.

IV. La violenza in ogni altro eſercizio

cavallereſco ì* pag-6.

ſſ- La molta aride-(za delle dilui vi~

ſtero ,' e il proſciugamento delle

membrane interiori * pag. 6.

VI. Le violente ”aſpirazioni * pag. 6.

VII. Le flill'e di ſangue apparſe dalle na

rici * pag. a.

VIII. Il timore di qualche fiflazione di

ſangue nel cervello. E fattoneil

primo ſalaſſo, comparvero li

ſeguenti .

IX. Il ſangue cavata confiflente,

X. 'Privo di fiero,

XI. E con ſegno nellaſuperficie di quel

livido ſongo/o ì* pag. 4.

A cotestiXI, Indicanti potreste agñ

giugnere gli altri, o Indicanti fieno,

oppure motivi,, per cui alla fine s'in

duſſe* il Signor N. N. ad accordare il

ſalaſſo, e ſono li quì ſottoſcritti:

I. 'Peroccbè il male prendeva peſſima

nega, ì* Pag- 3

II. Il ſoggetto era geloſo, e qualifica

to * pag. 3.

III. .Altro non [i poteva intentare 'È

«Pag- 3

IV.
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IV. I Circoſianti nonſi potevano indur

're a perſuadere, cbe la piùſicu

ra era di non operare coſa alcu

na per allora * pag. 3.

Contraindicanti del Salaſſo rappor

tati dal Signor N. N. nella ſua Re
lazione. ` ſi

I. Il ſoggetto Ipocondriaco "' pag. 3.

II. Le viſcere molto impure * pag. 3.

‘ III. Il delirio malinconico con un prin

cipio di convulſìone "’ pag. 3.

ÈIV. La febbre con ſoſpetto di carattere

maligno ì* pag. 3.

Contraindicanti tutti , che nulla

debbon conſiderarſi,- in primo luogo ,

perchè questi, eccettuandone il ſolo,

e l'unico del Soggetto Ipocondriaco, non

furono dal Signor N. N. prodotti , nè

motivati in maniera alcuna avanti il

ſalaſſo proposto dal Signor Zanetti-ni .

In ſecondo luogo, perchè, anche ac

cordandogli , che li abbia motivati ,

ciò non ostante non furono tutti quelñ

li , Ch’egli “deſcrive ; imperocchè la

febbre ,` o ſenza, o col ſoſpetto di carat

tere maligno non vi fu , come` ad evi

denza _dimostrati ._ 3. Perchè , fatto ll

du
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dovuto confronto tra iſopraſcritti In

dicanti , e Contraindicanti del' Salaſ;

ſo , ben ſi vede , che i primi di gran

lunga prevalgono ai ſecondi , e che pe

rò in conſeguenza ſecondo quelli , e

non questi, dovea procederſi, erego

larſi la Cura, .

Che poi di tali confronti , e para

goni tra gli uni, e gli altri rimedi me

dicinali, dcbbanouſare. gli ſavj , e pra

tici Profeſſori, eſſendo quali impoſſ

bile , che in ogni ſorta di male non

compariſcano gl' Indicanri per una

parte , e gli Contraindicanri perl'altra,

o ſia riſpetto al ſalaſſo , o a qualunque

altro medicamento ; oltre a che la coſa.

èmanifesta per ſe medeſima , lo inſe

gna aſſaichiaramente fra gli alcril’ Et

mullero così ſcrivendo (a) In Medici

ergo iudieío- conſìflit ſemper rite ordina

re, ut intelligat, cui, (Turn' in primis

per indieationem fit ſatísfaeiendum ex re

pugnantibu:. In altra guiſa nonſi ver

rebbe giammai dal Medico ad alcuna.

riſoluzione, poichè animato da una

»parte dagl’ Indicanri, ed- atterrito per

l'altra dai Contraindicanti , o del ſa

laſſo, od’ ogni altro rimedio , ſenza

ve

(a) De medi. med. cap. n..
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venire alconfronto , ed oſſervare verſo

qual lato prepouderi la bilancia , ri

marrebbe mai ſempre ſoſpeſo, edub

bioſo, ſenzaconchiudere alcuna coſa

con detrimento evidente de’ ſuoi Ma~

lati.

Premeſſa questa Dottrina generaliſ

'fima , ed accordati tutti i ſuddetti Con

traindicanti , come motivati dal Si

gnor N. N. nella, relazione ; mi resta.

ora amoflrare, quanto questi, eſami

nati a un per uno in particolare , deboli

fieno , ed inſuffistentideltutto , affin di

rendere equivoropppur dubbioſo, e mol

to men pericoloſo (come dichiaralo il

SignorN. N. ) il menzionato ſalaſjò. E'

a ciò mostrare con evidenza non\mi

varrò dialtre pruove ,che delle tolte , e

fondate ſu le autorità, ele dottrine del

Signor Relatore steſſo , eccettuandone

ſole alcune , che ricavai dalle Opere d’

ínſigni , e valentiſiimi Autori .

Eaprincipiare dall' lpocondria , diñ‘

co , che questa non porca , nè do

vea in verun conto eſſere Contrain

dicante del ſalaſſo, in tempo, che il

Soggetto Ipocondriaco era. attacca

to dal male acuto, anzi acutíſſìmo, mentre

a questo dovea dirigerſi tutta l'indi

ca
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cazione' curativa , come c’inſegna il

Baglivi (a) Scíendum efl , indicatíone:

curativa: morbí: aliunde certím deduei

non poflè, quam:: ſymptomatis tune tem

poris gravioribm, (7' ſupra reliquapre

dominantibus c’î‘c. e ſicgue a dire , at

que urgentiori prima”: proſpiciat.

Paſſiamo ora all' impurità delle viſce

re ſecondo contraindicante del ſalaſ

_ſo , al dir del Signor N. N. la quale

_in neſſun conto poteva eſſervi, ſe at

tenderemo le parole dell' medeſuno , il

quale ſcrive , che daonce quattro di olio

di mandorle doleiprefe nel dì precedente al

Primo ſalajſo, e da un crtflero emolliea

te ſe ne ottenne una convenevoleoperz

zione.(b) Ma ſe ſi ottenne una convene.

vole operazione, perchè dunque non

dirla bastanre? perlocchè ſe ſoíſe stata

maggiore , ſarebbe riuſcita pregiudi

ziale, ſecondo laſuao inione, eſclu

dendo egli, perquel c e ſi legge nel

le ſue opere ,o i Purganti, e l’evacua

zioni per ſeceſſo non men gagliardc ,

che leggere, tanto nelle convulſioni ,

quanto nel delirio e malinconico , e

maniaco ,- come ancora nelle febbri

ma

(a) Lilm… Prax. med Pag. 24°. ’

(b) Relaz, pag z.
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maligne .- Mali tutti , che al dir del

Signor N. N. molestarono il Signor

Principe; nelle febbri maligne di aria

(a) i purganti fieno al poflìbile Placi

dzflimi, quantunque parli di febbriei

tanti, che quafi tutti erano perſone di

campagna mal nudrite: nel delirio ma

niaco (I2) Tñrgationes nifi placidiflîme
[int , plurimum ſemper nocuiflſie conica'

mus : nel delirio malinconico (c) Purga

tione: leniores , quantumvismifi neceffitas

id requirat, plui-imam ſemper noce-boat:

nelle convulſionifinalmente (d) rlyfle~

res commendamus, leniora emetica , item

c9* Turganti'a, ea pra cateris, qua Pa~

rantur oleo five commzmi, five amygdavf

larum dulcium Ù‘c. quali cristeri , ed~

olio di mandorle dolci appunto ſi pra~

cicarono nel Signor Principe . Dunque

dal detto fin qui potrem conchiudere

col Signor N. N, che per le ~:viſcere im.

purenon convemvano nè Purganti pit‘i

potenti, nè evacuazione maggiore di

quella, the ſiottenne coll’ once quat

tro di olio di mandorle dolci, da lui

me
..ñ-*ó

 

(a) Riſ. a conſ. parta. pag.363.

(b) Toma. pag.99.

ſc) Tom. z. pag.io7.

(d) Toma.. pag-56.
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medeſimo dichiarata operazione come;

~”e‘role . Onde una tale impurità non

potea eſſere contraindicante del ſalaſ

ſo . -

Anzi doveva dippiù preferirſi ſem

pre -il ſalaſſo allo ſgravio delle prime

viſcere -, quantunque `foſſero restare

i'mpuré dopo l’accen‘nata convenevo

le operazione , perchè così cotidia

namente ſi pratica in tali mali di vio

lente convulſioni, ed in tanti-altri ſo

miglievoli . Nè ciò è mia -ſola idea,

ſe, olrrerantialtri, loconferma aſſai

chiaramente il - celebre Spagnuolo

Franceſco Valleſio con 'cali parole (a)

Meli”: diſponir -fanguim's mzflío ad pur

gationem , quam purgatio ad faaguim’s

mzflîonem; e poco dopo ſogiugne .

miſſioni ſanguinis non ola/lat impuritar :

expurgationi ~pero obflnt repletio ſangui

nis, inutili”: jam mittitur ſunguis ex

purgatus , quam ante-quam' expurgare

tur . Il vecchio Ippocrate ancora ci

laſciò ſcritto in parlando dei mali

acuti, che (b) ſalvi non poflunt , ſi

qui.:v prim- medicamentís curationem ag

grediatur; namprecipuum in bij" efl ſan

gui
 

(a) Lib., de conrrover'.

(b) 4. de rat. vié’r. in acne.
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gninem detrabere , deinde clyſieres ad

bibere , {i vebemenr, C9* magna: mor

Ims ſito: con maggior chiarerzi ce lo

conferma Galeno (a) fi vero homo

utrnmque remedium exigat , . praoipuum

cfl a vena fèéîioneſnmendum eſſe: el’

Arabo Avicen-na fn pure di tale ſen

timento, qualoradiſſe , che (b) etfi

alii: etiam denominentur humor-es , ta

men ab ea incipimur , qnoniam ?ble

botomia efl communis bumorum evacuatio :

Ma di grazia non paſſiamo ſotto ſi
lenziſio quello , che a tal propoſito

ſcriſſe il nostro rinomatiſſimo Sinibal

dicontro di quei Profeſſori, checon

ſuperstizioſe cautele im rimono-nella

mente del volgo,edelle emmine, ,che

non mai ſicavi ſangue, ſe prima non

ſiaſi dato il Purgante (a) non unquamſa

tir cſi expr'obrangia ſuperliitioſa quam

plurinm medicorum cautela vulgo , C’F‘

faeminis indelebiliter impreſſa , numquam

ſanguinem mittendi, niſi print exloilzito

'Pm-game , e colla dilui ſolita buona

grazia rende la ragione, che foglio

no addurre cotali medici.- ne, inqui

nnt,

——(a) Lib-6. coma. n.5.

(b) Fzn. canon. 3.tra&.1..cap.z9.

(C) Pammetod. med. anim. 7. Pag. 36
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unt , flomacbi cruditates intra vena:tm

bantur; ac ſi, egliripiglia, cruditater

in flomachoflabulari perpetuo fit neceſ

ſe , aut venarum ſanguir inte/Zinorum

excrementis~ per funiculum adb-ereret.

Il terzo contraindicante del ſalaſſo

viene dal Signor N. N. stabilito ſul

delirio malinconico ton Principio di con

vulfione, e per pruova di tal ſuo ſen,

timenro ſerveſi delle oſſervazioni ſue'

pratiche , allorachè , incolpandone

unicamente il ſalaſſo , sì fa a dire ,

che (a) altri caſi di fimil genere n’erano

poco prima ſucceduti in Roma, e tutti

con efito fune/Z0 , ai quali egli ſoprat

chiamato intervenne (Fc. e ratifica al

trove le ſuddette parole col dire (b)

ſo beniflîmo , che la pratica univerſale

ſi è di dijſanguare cofloro , e maflime

quando le convulſioni fi nianifisflano ,

oppure the l’ipocondriato s' infuria; ma,

notate bene, ho del pari veduta, che

tanto più ſene cava, ed altrettanto , o

più s’infuría l’infermo, o alienato affat

to da ogni ſentimento , alla pei-fine di

viene ſlolido, eſe ne muore. A dir ve

ro io non poſſo , che ammirare la

pelli
 

(a) Relaz. paga.

(b) Riſ- a conſ. part-143336.
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peffima ſorte del Signor N. nell'

eſito di tali, e tanti Malati, ma non

però deſiderarla. Intorno poi alla di

lui ingenuità in conſeſſandola, meri

ta non men ammirazione, ch’e imita

zione ,- e perciò anche io con ugual

ingenuità dirò, eſſere tutto all'oppo

Iìo ſucceduto al Signor Zanettini , il

quale ha curato molti e ben_noti in

Roma , ed interamente guanti colli

replicati ſa-lafli, ſenza restar diſſangua.

ti ,- e particolarmente potrei indivi

duarne due parimente riſanati del tut

to , alla cura dei quali dopo alcuni

ſalaffi già fatti , intervenuto anche il

Signor Relatore, liapprovò, anzi ac~

cordò, che ſi replicaſſero . Nè il Si

gnor Zanettini fi pente di aver pra..

ticato tal metodo di cura , non men

per l'eſito felice riportatone, che per

aver imitata la pratica univerſale , la

quale ſempre è più ſicura della par

ticolare, come ſarebbe quella del Si

gnor N. N. che non deve , nè vuo’le

abbracciarla . Potrei bensì citare al

cuni curati da certi tali, e non riſa

nati per colpaappunto di non volere

ostinatamente , che ſi veniſſe al ſala(

ſo . 'Ma a che ſervono coteste prim

ye? j
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ve? quando poſſo colle ſue steflifli

me parole replicare in più luoghi con

vincerlo,- imperocchè parlando egli

del delirio malinconico , e quaſi ma~

niaco, in quella riſposta ſagacemenre,

e dottamenre ſcritta , e quaſi unita

alla prefata ſua Relazione ,y dice (a) an

ziſono di Parere', che a curarlo , primaria'

ogm' altra medica operazione , fi debba

venire ad una qualche mzflione di ſan

gue; ed i'n un’alrradelle ſue riſposte,

ſcrivendo ſopra un delirio malincom- i

com un nobile di anni 22. non ostan- `

te la dilui costituzione naturale tetra,

e la ragione conſistente in una gra”

copia, non dice di ſangue, ma di fir

gbi degravati, cbez’nfettarano il ſangue,

e tutti gli umori ,- e finalmente non

ostanti le convulſioni , i lumbrici (Fe.

(b) conſigliò il Signor‘NN. l'applica

'zione vdelle migmztte alle vene ſeriali,

oppure' con aprirei vafi nel piede ,~ nè

altro motivo egli adduce, ſe non che

alle 'volte il ſangue aveva dato ſegno

_di gromíare dalle narici. E cotcsto

ſegno, 0 ſia indicante pur troppo vi

fu nel Signor Principe . In parlando

68,13…
 

(a) Riſ. 3 conſ. parta. pag.34.

( ) Parr.r.pag. x29.
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i ~egli poi del delirio maniaco vuole,

che (a) ſangm's ex partib”: infernis

emzſſus furoribm potzſſimum maniaci: le

níendís , cohibendiſque valde condotti! .

E per corroborare tale ſuo ſentimcr-j

to ne riporta egli steſſo le parole del

noto aforiſmo d'Ippocrare zr. ſea.

6.1'n cui viene incluſo il deliriomalin

conico, e maniaco.

Che poi la commi/ione, come aſſe

riſce il Signor N. N.\(b) 'ſia ſolita da

po la míjfione del ſangue molto inqſprirſì,

per quanto tutto di fi oſſerva in pm

tica : Riſpondo , che ciò non viene

accordato dagli altri Profeſſori ,-` li

quali frequentiffimamente ricorrono

al ſalaſſo nelle convulſioni, come ri'

medio il più proficuo ,* mentre que

sti, o l-e toglie, o le/ſeda, oalmeno

almeno impediſce un qualche fiſſa

mento di ſangue nelle partinobili, o

una qualche rotturade’ vaſi; e di que

'sta , al dire del Signor N. N. v'era chia

ro indizio per le flz‘lle di [Lingue apparſe

dalle narici: e di quello v’era appun~

to un ben fondato timore; imperme
chè , com' egli lteſlſio confeſſa , fi taz

opufc. Tom. XVI: Z mc

W

(a)~ Libia. :le man., pag- 99.

(b) Relaz. pag.).
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mera una fiſſazione dz' ſangue nel cervel

[o del Signor Principe. Ed io potrei ci

tare molti eſempi di convulſioniecol

delirio, e ſenza, ſuperate col ſalaffo;

,ma mi ristrignerò a due ſoli recente

menteaccaduti. Ilprimo ſuin un gio

_vane ben' conoſciuto inRoma, attac

.cato da violente convulſioni con de

lirio , cagionate apponto da 'accenſio

vne di ſangue , e guarito con quattro

copioſi ſalafii preſcritti si da altri Pro

feſſori , che dal SiguorZanettiní(non

ostante qualche conſiderabileContra

.indicante degli medeſimi ) s e benchè

riſanato dalle convulſioni , restaſſe per

alcuni meſi con una. grande , fiſſa, e

doloroſiffima durezza nella regione

ipogastrica, e con una inestinguibile

ſete, e cosi l’unaÎC/Ome l'altra nulla

cedeſſe a copioſiffime, e replicare be

vute di acqua fredda, nè ad altri ri~

med), cedettero finalmente in quello

fieſſo giorno , in cui gli furono ap~

plicate le mignatte alle .vene ſedali per

mſinuazione del Signor Zanertini , col

le quali ſi cavarono libre due di ſan

gue , arbirrando circa la quantita` il

~Ceruſic0 Genitore . Il ſecondo eſem

pio ſu in un'altro ſoggetto, che nello

ſcor~
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ſcorſo meſe dl Ottobre ſor reſo im
. P. .

provviſamente da convulſioni, e dell_

rio-ormalmcomco, oramaniaco, r1

ſanoſiì in termine dl pochi giorni con

quattro copioſe miflioni di ſangue

benchè v1 folle un ualche controm
. q . .

dicante delle medeſime teſcritte dal
P

Signor Dottor Niccolò Celi Medico ~

della Cura, e dal Signor Zanettini ſo

pracchiamato .

Oltre poi alle oſiervazionipratiche,

avrei infinite autorità, che, per eſſe

re brieve, tralaſcio, bastando per ora*

quella del Signor Paſcoli , che così

eſpreſſe nelle convulſioni .- ubi ſanguir

redundat, confeflíru imminuendus; (a) e

tale ridondanza vi fu nel Si nor Prin

cipe, come ſi diſſe , maniflestiſiima ,

oltre li tanti altri indicanti g’ià preci

tati.

Il quarto “contraindicante del ſalaſ

ſo , al dir del Signor N. N. ſu la feb

bre con ſoſpetto di carattere maligno ,

quale contraindicante con tutta faci

lità potrebbe eſcluderſi dagli altri ,

unicamente dicendoſi, che mai vi ſu

febbre di ſorta alcuna; tuttavoItavo

glio accordargli , che vi foſſe tal ſeb~

Z z bre;

p-—~—>-_—______~____._.—.._———-~—*

(I) Lib:. de con. pag-56.
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'bre ; e ciò per aver campo di cſam

narei dilui motivi, ſu quali egli fonj

da cotesto contraindicante 5 e questl

debbon ſupporſì quegli tre dal mede

ſimo addotti in latino nel libro de fle

bribur maligni: pag. 171. e riconferma:

ti in volgare in quella ſua riſpofla al

conſulti [2_art.r.pag. 105. Il primo ſi è›

'che tagliata lavena , e ſpillando per l'

apertura ad arte ivi fatta il ſangue con

impeto , ne 'venga ſuora il più ſottile ,

r’rimanendone nei vafi il più groſſo, ilpiù

imparo, ed il men’atto a rigirarfi per eſ

ſ . Motivo , che ſi-potrebbe impu

gnare con molte , e chiare ragioni

mecaniche;ma basterà l'autorità degni[
ſimaſidelgran mecanico Bellini , il

quale è"di parere affatto contrario ,

dicendor permíſſionem ſanguinisfit, ut

quidquid ejus relinquírur in vafir, fit mi

nus ooaít’um, atque ſiipatum (a).

Il ſegondo motivoſi è, che il vele!

no contratto nei fluidi per quel 'moto ac~

celere-'to nella miflione impetuofa del ſan..

gue, vieppiùfi ſpieghi, e fi dilati. M0

tivo non che deſiderabile , ma favo

revole per lo più in tutti i mali cagio

nati da umori e cattivi ſughi ,- impe

 
. TOC*

f Lib-arde ſang. million-P333*
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rocche ſe questi non ſi ſpiegano, e

rdilatano, non potrà mai ſperarſene

la. diloro tanto neceſſariaſeparazione,

ed eſcrezione per ottenerne imabuona.

criſi, e perciò ſoglionfi univerſalmen

te praticare ſudoriferi, aleffifarmaci ,

ſcioglienti ec. rimedi quali tutti desti

natiaſpiegare, edílartareil veleno con

tratto nei fluidi , o ſia altro cattivo

umore,- e questa è quella ſeconda in

tenzione del perſpicaciffimo Vvilliſio-ſi'

allorché:` vuole , che il ſalaſſo : (a)

funge-i722': mixtionem, ac tcmpcriem emen

dare ſola-t ,~ e poco dopo ſoggiugne :

'Primo enim fiquidem xtberogeneum maſ

fee ejm tonfundimr, quod ſcilívet ”ec re

óîe ſuln'gi, nec facile fece-rm' , aò cmenñ

dan' poſfix , vena pei-:uſa materie ifliu:

portionem non raro multum ſecum fbras

wmv-?hit , proínde ut reliquasperdomari ,

expelli queat. Ma l'autorità deldot

tlflìmo Lancifi è molto più calzante,

e lämntuale , perchè appunto parla di

fc bri maligne di aria , ed appruova

neceſſaria. la miſiìone del ſangue, ae

ciò quamcítzſſime ”lim bumorí: mon”,

ac tranſpímtio promoreamr (b). ` \

Z '3 Il

(a) Líb- de Phleb. ‘ ’

(b) Lib. 7.. Epid. 4. cap 6.'
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Il terzo motivo ſi è , di mano in ma

no, che il ſangue impetuoſamente ne ſpil

la , s’introduce pel forame medefimo o

per altre parti del, corpo un non fo che d'

imparo , ,e di vent-fico , che inſenſibil

mente [i diffonde per l'aria; e questi an

cora con molte , e ſode ragioni po

tra ribatterfi: Primíeramente perchè

ilnostro Signor Principe non più troñ

vavaſi in Macareſe; mainRoma’, ove

.l'ambiente era ſenza ſoſpetto di caratte

re maligno. Secondariamente, ſe ar.

c‘he ſi folle trovato nell'aria di Maca

reſe, o di altro qualunque luogo’con

.ſoſpetto di ambiente maligno , non

potrò mai acconſentire , che quella

impurità , -0 veleno poſſa introdurſí

pelforame medeſimo della. vena tagliata;

perlocchè, ſecondo i principi della

vera mecanica , incontrandotì l'un l'

altro i moti , e fra i loro contraſti

non eſſendo eguali di forze, ſa di mc

fllere , che il più debole , ch'è quel

lo dell'aria', cedaal piu vigoroſo, ch'

è _quello del ſangue; e tanto più que

gli ceda , “quanto più questi impetuo

ſamente ne ſpilla . Ma ſe il Signor N.

N. pretende, che pel forame della ve

na s’introduca l'aria vent-fica, con qual

` fon
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ſcema-'doſi il ſangue per le coppette ſca

rificate nelle parti ſuperiori , e per le

mignatte nelle inferiori , fl: non rifani,

ilpiù delle volte induce rifloro, nè ap

Parifce operazione tanto Pcrnicióſa_ nella

febbre maligna di aria? Imperocc‘nè

confrontate quelle prime con queste

altre parole , ne naſce contradizion

ſopra contradizione. Contradizione ,

eſſendo che ſe pel forame della 'vena s’

introduce l'aria rcnefica , tanto più fa

cilmente, e più prontamente s’intro

durra‘. per li forami fatti e dalle cop

pette , e dalle mignatte, mentre`questi

ſono incomparabilmente di numero

maggiore del ſolo forame della vena;

Dippiù l'aria vellenoſa incontrerà mi

note reſistenza., non ſpillando da quei

tanti forami impctuofamente il ſangue,

come ne ſpilla pel forame della vena;

Come ancora , perchè questo steſſo

foi-ame, uſcitoilſangue, non sta nep

pure un momento eſposto all'aria ve-~

lenoſa; vi stanno bensì e lungo tem~

po gli forami aperti delle coppette, e

Mignatte.

Diflì parimente contra-.dizione ſo

Z 4 pra

(a) Riſp. a con. pirm . png. 104.
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Apr-a contradizione, stante che il Signor

N. N. in altro luogo profeti eziandio

queste altre ſeguenti parole , cioè i

che (a) nelle febbri maligne di aria la

maſſone del ſangue, fatta per qualunque

porter è ſiate qunfi ſempre aſſai funefla.

Ed ecco, ch’egli con quelle Parole:

per qualunque parte:. viene ad eſclude~

re, e biaſimare le coppette tagliate,

e le mignatte dopo di averle -aperta

mente lodate. Quindi è, che io direi.

,contro il ſentimento del Signor N. N.

che piuttosto pel forame della vena ſi

, porti ſuora molto di. quella impurita`

del ſangue . E tal mio parere ſi può

appoggiare ſu l'autorità poc'anzi cita

:a del chiariſſimovvilliſio,ilq le dice,

..che .~. vena pertuſafanguís efìîenr mag'

terie iflius et'berogeneaz portionem nonm- '

ì _eo mulmm ſetum fora: canne-bit.

Che poi il- Signor N. N. aggiunga

al? deſcritto terzo motivo nel libro

delle riſpofle ai conſulti ciò , che non

ſcriſſe in quell'altro de feb. malign. cioè

ehel`ariuvenefim s’i-ntroduta per altre

parti del corpo di mano in mano , che

il ſangue ne ſpillo-lol for-:modellare

ua , riſpondo-,che eziandio indipenden`

te
(a) Rif.: conſſi parta. pagina» i  
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temente dal medeſimo forame può tal'

aria, e con tutta. facilità introdurſi e

peril polmone, e per i pori della cu

te , e per altre parti . E ciò potrei

provare col ſentimento di altri, ed in

particolare dell’ eſpertiffimo Lanciſi ,

quando non aveſii in pronto , e non

p’oteffi ſervirmi ancor qui -delleparo

le del Signor Paſcoli, il quale nel li!).

1. de feb. malign. conſiglia i ſuffiimigi

odorofi per medicarne l'aria maligna,

dicendo, che quella loro parte vola.

tile, e balſami‘ca ſparſa per l'aria ſpia

racula fubit rutir, ”canon etiam palmo

nes. Dunque ſe la parte benefica, dei

ſuddetti ſuffumigj entra per i pori del

la cute , e per i Polmoni, e perchè

non vi potra entrare la parte vene

fica dell'aria indipendentemente . dal

forame della vena? ’

Ed ecco più , che bastantemente

col quì fatto diſcorſo-ñ provati invali

di, ed inſuſſ enti li ſuddetti tre mo

tivi, co' qu W' ignor N.N. dichia

ra la febbre maligna di aria conti-ain

dicante del ſalaflo ; tutravolta voglio

accordargli ancor questi per validi, co

me gli accordai l'eſistenza della febbre

maligna di aria nel Signor Principe,

ben
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benchè mai vi foſſe , come ſi diſſe ,

'con tutto ciò non dovea egli stabilire

tal febbre per vero , ed aſſoluto con.

traindicante 5 primieramente perchè

di questa non v’era che un puro , e

ſemplice ſoſpetto , come il medeſimo

attesta.- Secondariamentc, perchè in

altre ,ſue opere ha parlato con altra

indifferenza; ed eccone le ſue paro

le (a): Sanguinirmzflìonem, neque paffim

cum River-io admíttendam , neque cum

alii: indzlſc-rixinatím plane damnandazfl

cenſeo . Dippiu egli conferma questo

ſuo diſappaflionato ſentimento , e `lo

soxnptova fino nella febbre non che

maligna, ma pestilente (b): Mafia ſa”

guinis , ne fluxu: letbalis ſuperveniat ,

opportune minuenda . Ed altrove , fra

miſchiando , ,non ſi ſail come , col

vitto la miflione del ſangue , ſi fa a

dire, che: il vitto in que-[Ze febbri Pe~

flilenti fia tenue , e flimo neceſſaria l’

emiſſione del ſangue affine diſottrarſi dall'

emoragie imminenti (e); e di tal fluſſo,

oſta emoragia ve n'era , oltre il ma

nifestifiìmo indizio , forſe un qualche

prin
 

i (a) LibJ. de feb. mal. pag. 164.. '

~ (b) Lìb.r. de feb. peſ. paga 75.

(c) Lib. della feb. peLpng. x45.
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l

principio, mentre vi furono leflille di

ſangue apparſe dalle narici più volte in

un giorno. _

Aggiugniamo adeſſo alle autorità

del Signor Paſcoli quelle del nostro

comendato Lanciſi, il quale approva

nelle febbripernicioſe di aria in diver

ſi luoghi la miſſione del ſangue, ed inf

particolare dalla vena in quelli , nei

quali vi ſiaſegno di ſangue fiſſato, o

ristagnato nel cervello , nelle menin
gi Sac. ſcrivendo.- quo minusfangm's xinñ ſi

tra Cranium pertinaciter fubfiflens eer—_

tam, citamque mortern ina'meret (a) : qual

timore appunto dr ſangue fijſato , al

dire del Signor N. N. vi era nel no

stro inſermo . E quelle delFracastori ,

chein parlando diffuſamente dei mali

contagioſi vuole, che con tutta ſicu

rezza ſi cavi ſangue, ed in quantita (b)

fi vocal”: fneri: ad principia , tum fe

cure venam incide, da* ſanguinem mul

tum extrahe, fi reliqua conſentiant . E

quelle del gran pratico Leonardo Bo~

tallo con queste ben eſpreſſe parole.

.Ego , ut uno verbo dicam , nullam pe~

*flem

(a) Lib.r. epid cap.to.pag.x7g.~^

(b) Cap. de cunfeb. lenticul.

u..
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firm eſſe puro, cui vena; ſoffio non poll

[it effeſalutaris ſupra omniaremedia , 6:)

e poco dopo ſoggiugne : in omnibus

mei:. agrís (qui innumeri fuerunt) nu!.

lum praſentius, ac ſalutari”: reperiipfa

larga , e'? tempo/lira ſanguinismffione.

E quelle finalmente del nuovo Ippo

crate dell’ Ingilterra Tommaſo Syden

han , il quale, oltre aver citato gran

numero di Autori claſſici, con altrer.

tanta fermezza stabiliſce neceſſaria la

miſſione del ſangue. non che nelle

febbri maligne,` ma eziandio pesti

lenti (I2). a

Ed ñin conferma di tutte le dette

ragioni, ed autorità ſiami permeſſo

citare non uno, per non imitare cer

ti tali profeſſori, ma nove caſi pratici

di ſoggetti, che nel ſolo meſe diNo

` vembre dello ſcorſo anno , ſorpreſi

da febbre con ſoſpetto ben fondato

di malignità di aria- , atteſa la nota

influenza , furono dal Signor Zanet

tini interamente. riſanati; tre di questi

ne guarirono ſenza il ſalaſſo; ecolſa

laſſo gli altri ſei 5 e furono un ſupefl

rio

’(a) Cap. de eur. per ven. ſee}

.(b) Toma` de feb. pestil.

\
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riore, ed'un Fratello di una Religio.

`\rre , quegli venuto da fraſcati ,, e que

ſti da Campagnano , e loro cavò ſangue

il Signor Paganelli; al terzo, che pur

venne da. fraſcati il Signor Zígiotti ;

al quarto riportatofi da Ostia , il Si

gnor Labuſier; al quinto ritornato

dalla Colonna , il Signor Marcello ,

per il ſesto finalmente, venuto da Ci

vitavecchia abitante nel pal-.Izzo di un

ministro reale, ne fu forestiero il Ce~

ruſico. Ed ecco, che in niun di que

sti ſei verificoffi quel detto del Signor

Paſcoli, chela míffione-del fimgue nelle

febbri di aria ſìaſovente finale; neppur

quell' altro, che inciſa-la vena , fx.”

dra‘ immantínemcfimombere l’mfermo , ed

alle volte fpirare o nella flefllz miſſione

del ſangue, o poco dopo: parolefchc,

come preferite dal Signor Paſcoliuo

mo di tanta dottrina , dovrebbono

atterrire non meno ilv volgo , che

;gli steffi profeſſori , ſe altri celebri

autori non afferiſíeto con chiare pa~

role ilſcontrario , e non ci foſſe da.

nostri degniffimi pratici conferma.

ſ0.

conoſciuti adunquc invalidi, ed in

ſuſſlstcnti li conttaindicanti del ſíglaſfl

ſſ
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- ſo addotti dal Signor N. N. resta ora ‘

a vederſi, quali foſſero li motivi, che

:lo induſſero ad accordare il ſalaſſo,

giacchè non gli bastaronoli tanti indi.

canti ,* eſurono liſeguenti ; .altronon

fi poteva intentare: Ilmaleprendevapeſ

fima piega .- Il paziente era qualificato,

c geloſo: I circoflanti non ſt potevano in

durre a perſuadere, che la più ſicura era

di non operare coſa alcuna per allora.

Motivi tutti, che, eſaminati ad uno

per uno attentamente , ſembrano piut

tosto riſguardi , o riſpetti politici, che

ragioni fiſiche, e mediche , e perciò

affatto contrarj ai buoni, e ſodido

cumenti laſciatici dal nostro Ippocra

te, e particolarmente in quell’ Aforiſ

m0 (a): Omnia ſecundum rationem fa~

cientis, @ſi non ſuccedunt ſecundum ra

tionem , non eÎl tranſeundum ad aliud.

,Quindi è, che in tal caſo dovea egli

ſoſpenderlo, e tanto più , quanto egli

eraſi già proteflato, che dal ſalaſſo neſa

rebbe ſeguito del male.

Amico, io ho già finito, ſolo vi

prego nel fine ad oſſervare tre co

ſe , ſeppur notate già non le avete

’ col

 

(I) Aplqor. 52.. libra.
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col vostro ſommo avvedimento Lin

questi pochi miei fogli.

La prima ſi è, che io non ho ad

altro mirato in eſſi , ſe, non che a

prendere le difeſedcl Signor Zanet

tini ingiustamente attaccato, e gra

vemente offeſo , ſenza ch’egli ſia fia'.

to il primo a provocare, e molto

meno fare affronto di ſorta alcunaa

chi lo pregiudicò. — ,r

La ſeconda ſi è , di aver io posto

ogni studio per contenermi dalle pa

role ſatiriche , e :da que 'termini , e

modi ingiurioſi, e mordaci , che ſon

per altro sì facili a ſdrucciolar dalla

penna nelle Scritture , che diconfi

Apologetiche , così volendo la con

dizione di una perſona onorata , e

molto più la profeſiione , e l’ obbligo

di un Cristiano , al quale dalla ſua

legge , bensì permetteſi il giusto di

diffeſa , ma non la rabbia , e lo sfo

go di- vendetta. `

Laterza ſi è , che con quanto ſin

qui ſi è detto , non ſi pretende atter

rare l’Autor della Relazione, o ingiu

stamente rapirgli quel credito , o quel

la fama , che in Roma , `e fuori,

meritamente egli gode , ma unic'aó

TUEL"
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mente pretendeſi dl avvertirlo, aflìn~`

chè egli ( com' è costume dc’ grandi

f Uomini pari ſuoi) contento, eſodis

fatto del ſuo buon nome, ſidegni an

cor, ſe'non altro , per quieto vive

re , diriſpettarel’altrui. E ciò dovreb

bebàstarvicc. e ‘



 

 



r
› 1-- .ñ è l

l i

 

  





e --u-m



—.——-—,——-—-.._í_-—-7-—Ì-——— `—..ñ

1

Òsterreichìeche Nationalbìbliothek

llllllllllllllllllllllllflll

 

ill
+Z1674712OG

-J

'i i

 

llllllllllll



 



 



 



 



 


