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Grande c dilelloso spettaeolo offre all' oeehio ed alla 

mcnt~ dcll'uomo l'attenta eontcmplazione della natura. Diriz

za cgli lo sgurirdo al cielo, ma vinto 1~ l' infermo senso da 

torrenli di lnee ehe sgorgano incsauribili da quell'astro sö

vranö, ehe Dio sembra a'"cr posto sopra di noi ad imagine 

visibilc di sua hellczza, a testimonio percnne di sua bonta, a 

prova meravigliosa di sna potenza, a simbolo splendidissimo 

di sua gloria : astro ehe il tempo misura, diversifiea i elimi, 

le stagioni distinguc; ehe tutto sealda, eolora, vivifiea, muove, 

nutre, · fceonda; scnza eui tutto c tenebre e gclo, silenzio ed 

inerzia, squallore c morte. Soltanto allora ehe questo mag

gior ministro della natura, raccogliemlo il lcmbo clel Iuminoso 

suo velo fluttuante sopra il nostro emisfero, porta ad allri popo

li, ad altre tcrrc i benefizii inestimabili clclla sua luce, soltanto 

allora all' oeehio umano rivelasi Io stupcndo spettaeolo ehe rota 

inavvcrtito, ma ineessantc sopra cli noi. Nel piu filto tenebror 

<lclla uotle ( quasi a eresccre lo splendor de'suoi astri ) nel 
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silenzio piU profoudo degli essel'i (quasi a raccor meglio le fo

colla di chi si fa ad osservarli) spiega il firmamenlo la pompa 

luminosa delle infinite suc meraviglie. l\1ilioni di stelle ehe or 

muornno solitarie pcllcgrinando per l'elere, or trascorremlolo 

accompagnale a lrionfole corteggio di pianeli, di satelliti, di co

mele; e qua luccieanti disperse e quasi smarrite nelle interminalc 

soliludini del crealo, e la schiarandolo ordinate ed assorellale 

in coslellazioni varie di numero, di spJendore, di figura e di no

me, irradiano d' immorlal luce iI limitare de'tabernacoli eter

ni, e Jampade inestinguibili sospese nella serena immeusitit 

dello spazio additar sembrano al pensoso e fidente eontem

platore il .sentiero ehe dee guidarci al eentro d'ogni grandez

za; d' ogni potenza, d' ogni perfözione ehe c Dio. l\'la queste 

stelle, ehe all' occhio indotto od inerme non altro pajono ehe 

punti luminosi ed immobili, e a noslra eorta veduta onon al

tro· sono ehe ornamenti disseminati a sfoggio di magnificen

za, eome i fiori nei prati, a varieggiare ed abbellire l' aspetfo 

uniforme· de'firmamenti; alla mente dell' uomo ehe ne studia 

lc- -distanze, lc posizioni, l'orbite, le eelerita, Je grandezze, al

l' uomo ehe le leggi · scopetse ehe le governano, e lc forze 

nrgomento ehe le reggono, sono soli d' assai maggiori del 

nostro, intorno a' quali siccome a lor proprii centri si volgo

uo altri mondi ed altre cometc, Je eui misure, i eui movimen

ti, il eui numcro, nonch'essere da'nostri sensi raggiunti, sfug

gono a' piu potenti mczzi d' osservazione, a' piu sublimi ed 

ardimentosi ealcoJi dclla scienza. Eppurc oltrc a queste stel

le, ehe appena seopronsi a'teleseopii piu poderosi, altre stelle 

roleanti con allri momli ehe Je eoronano lravcrsano invisibili 
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e seonoseiule gli ahissi imperserutabili dello spazio, quttsi 

sfidarido gl' impolcnli sforzi dell' uomo, ehe appena appena 

per lontane induzioni puo giungerc a sospettar ehe ci sono. 

Ma sc sopraffatti da questo infinito eumulo di meraviglie 

ehe attornia e ingoja riclla sua immensitä. questo granello di 

polvere questo atomo · ehe ahitiamo, ed abbagliati alla eon

teniplazione de' cieli, abbassiamo I' oeehio e il pensiero agli 

esseri ehe ne eireondano, portenti non men degli altri stu

pendi attendono pur quaggiu il eurioso e solleeito osserva

tore. 

Questa tcrra ehe librasi per proprie forze nel rnoto, ed 

aggirasi a distanze immutabili intorno all'astro ehe la signo

rcggia, qualc dovizia e quanta divcrsita di suhbietti non offre 

essa pure alle meditazioni dell'uomo ? lnfinitamcnte varia ue

gli aeeidenti dclla sua supcrfieie or si spieea in eeeelse moi1~ 

tagne, or s'adima in valli profonde, or mollemcnte rilcva in 

poggi mitissimi, or si spiana in prati ed in eampi : e qtla ina

hissa trarotta in voragini, e la risorge in vulcani fiammiferi ; 

c qui la soleano vivi fiumi e torrenti, e lit vi stagnano · morli 

laghi e paduli: e dove ignuda e squalli_da mostra all' aperto 

cielo scarne rupi e fcrruginei maeigni divclti ed cruttati <lal

l' ime viseere per ·antiehi eommovimenti, dove rinverdc ed 

abbigliasi di folti bosehi, asilo impenetrabile del silenzio, ro

mito rieovero della paee, larghi d'ombra, di freseura, d'umi

ditä., ehe Ie nubi adunano, le pioggie riehiamano, i ven1i 

infrenano, trattengono Ie aequc, alimcntano Je sorgenti. Varia 

del pari nella tempcrie del clima e nclle produzioni del suolo, 

quali passaggi non offrc daU' infoeato giorno de' lropici alle 
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lunghissime uotti del polo 1 Quali nelle altitudini del terreno, 

dalla sterilita insanabile delle lande d'Europa, clei deserti del-

1' Africa, delle steppe dell' Asia, clelle savane d' America, alla 

fccondita ehe sorride alle floride coste clel l\lediterraneo, alle 

foreste vergini del Brasile, a quelle isole cui la invariabile 

clolcezza del cielo, e la uberla indefcttibile della terra valse 

fino ab antico il nome <li Forluuale, alle benedeite regioni 

infine ehe inaffia l'Arasse, l'Indo, il Tigri, il Gange, l'Eufrate, 

degne invero ehe Ja mano sapiente ed amorosa del Creatore 

vi posasse la culla e lor fidasse la infanzia dell'uman genere ! 

E su questa superficie si diYersa per gradazioni di luce, di ca

lore, di umidita, di elevazione di suolo, quanla val'ieta di pian

te, dalla crosta vegetante ehe rode inosservata e neglclta iI 

rnarmo ehe l'alimenta, dall'alga invisibile ehe spalma ilfon<lo 

delle acque, dal microscopico fungo ehe vive dell'altrui mor

te, ai giganti della vegetazione le Araucaric, le Palme, il Bao

bab del Senegal, il Fico della Cochinchina, la Dracena, delle 

Canarie, il Cipresso di l\lontezuma, la Wellingtonia della Ca

lifornia, i cedri del Libano ! Qual differenza tra il secco e du

ro lichene ehe sfama le magre renne della Lapponia, e le ri

gogliose gramigne ehe gli armenti impinguano negli uber

tosi pascoli d' Europa e d' America; lra i modesti cereali, di 

cui si nutrono gli abitatori delle zone temperate, e i Banani, il 

Cocco, il l\lanioc, il Sagu, il Jambos, l' Ananas, l' Artocarpo, e 

·j mille savorosi frutli del Nuovo l\londo ; tra le droghe infine, 

gli aromi, i colori, le vcrnici, i legni, le medicinc, i prodotti 

lulli delle cinque parti del gloho forniti da vegetabili svaria

lissimi d'indole, <li forme, di proporzioni ! 



7 

Ne minor varicta presentano od argomenli men dovi

ziosi di studio gli animali ehe innumerevoli nuotano o guiz

zano nelle acque, ormeggiano, strisciano, corrono sulla terra, 

aleggiano liberi velo6 leggeri dalle infcriori alle piii sublimi 

regiorii dell' aria; alh'i de' quali per enorme e sconcia mole 

deformi, altri per isnellezza eleganti; e quelli per ferocia ter

riLili e questi per maiisuetudine carezzevoli; e chi splendido 

per vivezza e varieta di colori, e chi prezioso per nitida mor

bidezza di pelo; e l' Un. profiltcvolc per utili o salutari pro

dotti, c l'altro Iitlrabilc per istinti, per facolta, dal eane eusto

de al bove arafore , dril eavallo intelligente al rieordcvole 

elefante, dal caridido crmellino al moseado fragrantc, dall'ape 

melliflua al eastoro arehitetto, dal sempliee animalelto ehe la

Yora nel rozzo nieehio i vezzi e i monili onde imperlasi la opu

lenza, all' insetto · moltiforme ehe fila i lucidi e rieehi stami 

onde si iunmanta e sfolgora la bellezza ! 

Si ·ru, pereio ehe lo studio della natma si riehiamö in 

ogrii tcmpo · e presso ogni popolo l' attenzione degli uomini, 

c per le indagini e per le eure eongiunte di tanti ingegni fu 

squareiato il lrnio de' suoi gelosi misteri. Ora fra tali studii 

niuno essendovi, ehe 'in piU alto gi·ado eolleghi la utilita eol 

diletto di quello el1e · dclle piante si piaee, e ne eerca la tessi

tura, e la vita n'esplota, e ne dcscrive le forme, e ne distin.,. 

gue le dilfercnze, e ne seopre c saggia le proprieta, qual 

meraviglia ehe a qnesto siensi indirizzati · piu numerosi i cul· 

tori, ed in quelle citta e in quegli stati, in cui meglio fioriva

no i mezzi aeconei ad alimentarlo e promuoverlo, abbia esso 

avuto piu pronto eulto e piü rapido e prosperoso incremcnto 1 
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Fra i quali stali se io porro m cima ad ogni allro, o 

V cncziani, In Vostra antiea Rcpnbbliea e i piü eospieui otti

mati della mcclcsima, se io mi faro a provarc ninn altro sta

Lo o ciltit aver lanlo meritato dclla Botaniea, sia eonfortan

done amorcvolmcnte l' infanzia, sia gioYandone l' ado"lescen

za; niuna avernc piü assicurato c<l al vcr<i scopo incliritlo il 

progredimeilto, <liro cosa piit ccrta ehe nola, piit sorpren

<lente ehe malagevolc a <limoslrarsi. E parmi in vero ehe per 

tale ragionamento a dieilore veruno sia stata porla' giammai 

opportunita la maggiore, sia ehe ragguardisi al luogo in 

eui mi e dato di favellare, ehe a quelli al eui eospetto io fa

vello. Delle quali aeconeezze se io non sapro fare quel pro 

ehe ad oratore faeondo non sarebbe per fermo venuto meno, 

nc a me varra alcun favore la novita e vaghezza dell' argo

mento, onde illustrasi la storia di quella scienza~ ehe men 

per debito ehe per atnore io professo, si mel varra la indul

gcnza vostra, la quale s'egli e pure neeessita dei deboli l'in

vocare, gli e aneor piU, nobile eoinpiaeenza de' gencrosi il 

coucedere. 

La scienza de'vegetabili aseonde l'orme prime della re

mota sua origine nella notte de' primi tempi , perciocehc 

l'uomo provo il bisogno di eonosecrc le piantc, e di distin

guerle fra di Ioro, si tosto ei fu tratto a servirsene eomc ali

mento, eoine rimedio, o eome idoneo mezzo di soddisfare ai 

suoi cresciuti bisogni. Gli c pcrcio ehe di pianle alinientari o 

curiosc c:id utili eomc ehe sia troviam parola ne'libri piU an

liehi ehe ci rimangano, la Bibhia ed i pocmi d'Omcro, ne 
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troviamo la rozza immngine nc'monumenli piu vctusti del

l'artc egizia e grcea. 1 Saeerdoli d' Iside, i Magi persiani, i 

piu antiehi poeti greei Orfco ed Esiodo, i piu eelebri filosofi 

Pitagora, Empedocle, Demoerito, Epieuro, nc coltivarono lo 

studio, o ne dettarono versi o trattati; e quel prineipe d~gni 

filosofia, ehe aneor torreggia splendidissimo faro fra le tene

bre in eui la barbarie dc'seeoli posteriori avvolsc la sapienza 

de'primi, Al'istotile, nonehe serivere sulla natura de' vegeta

bili, eomincio dal farsene raccoglitore c dal tcnernc offieina 

egli stesso, locehe gli valse il nome di farmaeopola datogli 

da Epieuro, non so se a piU ingiusto seherno delll!. umilta 

dell' ufficio o a piu grandc eneomio della modestia del

l'uomo ( 1 ). 

Larga mano di studiosi segui un tanto csempio, tra' 

qoali sorse il primo ereator vcro di questa scienza, Teofra

sto, ehe sueeesso ad Aristotile nel reggimento della scuola 

Peripatetiea, se nelle altre parti gli fu di molto införiore, 

l'avanzo di eorto in quella facondia, ehe dallo stesso Aristolile 

gli merito il titolo di divino, e nel gitlare lc fondamenta pri

me della Botanica. Al qual fine pianto egli il primo Orto di 

cui siavi memoria, legandolo poi in teslamcnto insicmc eolle 

sue casc a dieci öe'suoi amici, perche in esse vaeassero unili 

alla filosofia ed alle lettere ( 2 ). 

In appresso i filosofi della seuola d' Alessandria incitali 

dalla protezione illuminata, ehe a questo studio largivano At

talo Filometore ultimo re di Pergamo, e Mitridate Eupatore, 

i quali le piante piu effieaci edueavano eglino stessi in orti 

da cio e ne provavano la virtü, seguirono a eoltiYarlo, ben-
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ehe delle eure loro, non meno ehe dcll'opera de' Jatini scrit

tori, ehe clc'vegetali piü o meno tratlarono, da Catone a Var

rone a Virgilio ed a Columella, Ja seienza ben poeo si van

taggiasse, 'restando essa lunga pezza · contcnta alla sempliec 

conosecnza di alcune spccie, ehe piü s'nsavano di que'cli nella 

mcdicina, nclla eeonomia e nelle arti. 

Allargarnc i troppo angusti confini, stenderne a piit 

ampia ecrehia Je indagiui cra scrhato poeo stante a Dioseo

ride e poscia a Plinio, i qnali raggrrmellato qui c colit nelle 

opere ehe ci laseiarono qnanto era noto fino a' lor tempi, ed 

aggiuntovi qucl molto piu eh' cssi stcssi scopersero, furono 

per oJtre sediei secoli i soli clcpositarii e · ma:estri di quesla 

scienza, in cui qnella stcssa infollihile autorita eonscguirono 

ehe nclle altre parti del saperc lo Stagirita. La quale autorita 

fü, piu ehe a queste, alle diseipJine naturaJi funcsta, giaeche 

per tutta quella lunga seric cli seeoli aequetandosi gli stu

diosi nella sola cura di eommentare i eodici di que' due pa

dri, e rcputando nulla esistere di vero 0 di utiJe ehe in quelli 

non fosse, neglessero per intero la osservazione clella nab.1-

ra; onde ehe Ja Botaniea e la l\'ledicir,ia, ehe allor formavano 

una scienza sola, si rimascro lungamente a quello stato me

desimo, a eui Je avca eondotte Dioscoride. ChC anzi per la 

romana e grcea harharie dispersi pur qnesti Iibri, indietreg

giarono elleno sempre piü, ne valscro a rieattarle dalla rovi

na le rieerehc degli Arabi, ehe pur crebbcro la Botanica d'al

cunc piante non conosciutc. 

Scnonehc i naturali studii non potendo perfezionarsi 

ehe per la diretta osscrvazionc dcgli esseri su cui s'aggirano, 
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ne la scienza dc'vegctali potca raggiungerlo senza l'esplora

zione delle regioni piu disparate per condizioni di cielo e ~i 

suolo, in ehe partesi la snperficic terrestre, e senza il raf

fronto delle svariate vegetazioni ehe le distinguono. Fu da 

eio, ehe Fantieo conunercio dclle italiane repubbliehe neees

sitando viaggi a tutt'altro fine rivolti, riusci senza addarsene 

d'incrcdibile giovamento ai progressi veri della Botaniea, si 

perchC questi di molti ed utili vcgetabili l' arrieehirono, si 

ancora perehe degli altri o mal noti o eonfnsi ehiari.rono e 

raecertarono la conosecnza. 

E qui aeeadendomi di parlare di eommercii e <li viaggi, 

da qual citta o stato poss' io färmi da prima ehe non sia 

quel di V enezia? La quale nel tempo stesso ehe dilatava per 

l'ardimentosa perizia de' suoi fämosi navigatori i limiti dei 

suoi traffiei, riportava <lalle regioni esplorate nuovi e pre

ziosi lumi alla geografia ed alla nautiea, alle arti e alla mer

eatura, alle diseipline naturali e alla medieina. Chi non co

nosee i nomi inunortali di qucl l\fareo Polo e de'suoi, ehe vi

sitata per ben venticinque anni tuUa l' Asia, la Tartaria, la 

China, l'Indie Orientali e le isole dell' Oceano indiano, trasc

colo. delle nuovc cose da lui nm·rate le menti de'eonlempora

nei a tal segno, da scemare a sc medcsimo quella fodc, ehe la 

veraeita dell'uomo ben meritavasi, c ehe i postcri mcglio· i

strutti gli .resero immae-0lata cd intera; di Nieolo ed Antonio 

Zen ehe l' Islanda pereorsero e la Groenlandia e piü altre 

eontrade settentrionali; di Marino Sanudo ehe esplorö l'Egit

to, l' Arabia, la Palestina, l' Armenia; di Nieolo Conti ehe fu in 

Soria, in Arahia, in Persia e nelle Jndic Oricntali; di Lodovico 
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da Mosto ehe giro le eostc occidentali dcll' Afrien; lc isole 'del 

Capo Verde; di Giosafattc Barbaro ehe fu alla Tnna, nellc 

Russie, nella Tartaria, nclla Persia; di Sebastiano Cabottn 

ehe pereorse l' Amcriea seltentrionale; di Paolo Trevisan ehe 

seruto lc piante c gli animali dclla Grceia, della Siria, delln 

Palestina; dell'Egitto, dell'Arabia, dcll'Indic (3). Ed e a quesii 

ehe dec fa Botnniea lc primc eognizioni di alcune piante, di 
aleuni scmplici, c dcllc spccic ehe li produeono; laonde il Da 

Mosto faeea eonoseerc il Baobab del Capo Verde, il Sangue di 

Drago di Mndera, il Piscllo nmcrieano ( Abru,s precalorins 

L.) del Senegal, e Mareo Polo portava qui eon altre ancorn 

la notizia della Curenma e dcl Rabnrbaro, dcl lcgno Aloe c 

del Sandalo, della Cannella gnrofanata c dcll'Indneo, dcll'alhe

ro ehe da la Canfora c di qucl ehe gemc l' Jnecnso. Per lo 

ehe il grandc storieo dclla veneta lcLterntura non duhilo di 

afferrnare, aver Venezia preecduto tuU'altro popolo non solo 

nellc navigazioni e ne'tr~ffiei, si aneora nel giovarsenc eomc 

di opportm1ita preziosa alle rieerehc e alle scoperte scicnti

fiehe (4). 

Or mentre i vcneti navigatori perlustravano tutto il 

mondo allor noto, seoprivano nuovc terre cd arriechivano . 

delle singolari cd utili · produzioni straniere la possentc lor 

patria, risorgevano le lettere c lc scienzc in Italia, e special

mente a Venezia per opera di que' grcci dottissimi, ehe fug

gendo l'immincnte ruina dcll' impcro d' Oriente o la gilt vinta 

Bisanzio, reeavano sceo aecolto in eodici preziosissimi il fiorc 

dell' anti ca sapienzn; tra i quali i libri botanici di Aristotilc, 

Teofrasto e Dioseoride. Ne guari stelle ehe questi eodici fn-
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rono tradolti o eommcntati o pnbhlieali fra noi. Teodoro 

Gaza riparatosi d' Oricnte a Vcnczia qui apprcslava la lradu

zione prima dclla Storia <lellc pianlc di Teofrasto, ed Aldo 

l\'lairnzio di qui mcttern fum'i la prima edjzionc greea di quc

sto libro. l\Ia innanzi a cio nn vcnelo palrizio per. greclie c 

laline lettere eeleberrimo c bolanico illustre del seeolo XV, 

Ermolao Barbaro, rendeva pubbliea la prima vcrsione latina 

delle operc di Dioseoridc, di eni lc prime cdizioni greche pur 

si c.lebbono agli Alc.li, diehiarnndolc eon dottissimi eommen

tarii. II qual merilo di primo inlerprele c eciminentatore dei 

sei libri della Maleria medicinalc negato al Barbaro dallo 

Sprengel; e dato inYcec a l\Iarecllo Virgilio Adrian.i segre

lario fioreutino, vuol csscrc oggi al Barbaro rircndi.eato, eo

me quegli la eui Yersionc fü. pubblieata in Venezia fin dal 

l\lDXVI, valc a dirc hcn trcdid anni prima ehe l'Adriani dcs

sc in luee la sua. (5) Ma era fatale alfoomo dottissimo, ehe i 

mille inforlunü da eui fü. eolto non finissero nc eoll' esilio, ne 

eoll'indigcnza, nc eolla soliludine, ne eolla morte, e gli si eon

tendesse ingiustamentc da'postcri fin quclla gloria ehe dovuta 

non alla naseita, si all'ingcgno, cgli sperava sopravvivcsse al

l' invidia, ehe avvelcno fino all' ultimo i trisli giorni della 

tribolata sua vita. Ne a questo solo si stettero gli studii di lui, 

ehe allro lavoro insigne avea egli prima stampato col titolo 

di Casliguzioni Pliniune, nclle quali se non gli vcnne fätto 

d' illuslrar sempre compiutamente il veronese naturalista, ehe 

in Giovanni da Spira ebbe pure in Venczia il suo primo tipo

grafo, molti errori pero e di Plinio, e d.i quelli ehe innanzi a 

lui lo avevano commcntato, feliccmenle emendo. Perche fu po-
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sto tra i piu solenui botimiei dcl · suo tempo da giudiei com

petenti e imparziali, il Bauhino, il Gesnero, il Fuchsio ed il 

Tourncfort. 

l\'la lo sludio del1e piaute, benehc aiulato dalle versioni 

ed interpretazioni de'classici, _mal potcva passarsi delle ac

curate e fedeJi imagini dclle mcdcsimc, le quali ne ritracssero 

e serbassero que' pill vivi e piu fugaci earatteri, ehe la parola 

non puo renderc ehe molto inipcrfctlamcnte. E in questo pure 

si parve la sagaee industria de' vcrleti nafnralisti, ehe cio in

traveduto, primi furono a volgere a pro della scienza il soe. 

corso di quell' arte mirahile, ehe dcgli esseri riproduec Je 

forme, e Je pcrpetua ne' Ior veri e naturali colori. Serbasi 

tuttavia in questa eelebrc ßihliotcca un eodice preziosissimo, 

opcra di Bcnedctto Rinio mcdico e filosofo del XV secolo in 

questa citta, nel quale sotto il titolo di Lil>ru de' scmplici so

no ritratte fedclmentc, e eon istupenda verita di tinte effigia

te dal ehiaro pittore Andrea Amadio, 443 piante eo:loro nomi 

in pii.recchic lingue. (6) Or quest' opera, ehe risale al 1415, 

se precorre · di hmga mano nella sehictta rappresentazione 

della natura lc rozzc figure del padovano Jacopo de' Dondi, 

di Giovanni Cuba, di Cristiano Egenolf e d' altri ancora, lc 

prcccde ancor piu di tempo, henehC queste tuttora si tenga-

110 per Je piu antiehe. 

Un altro codiee minore a questo per eeecllenza pittori

ca~ ma.due colanti piu insigne pel nome dell'autor suo, si i.· 

l' erbario ine<lilo del eelehre Pier Antonio l\11iehiel, ehe serha

si al pa:r dell' altro nella l\11arefona, c eonticne in einque gros

si. volumi la storia gcncrale delle piante allor note, di cui non 
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poche da lui seoperlc, e ehe in lulle sonunano a piu <li mille; 

novero hen ragguardevolc per l'epoca in eui fu fotto. (7) Or 

questo l\1ichiel si fu uno de' piU rinomali botanici del sccolo 

XVI, lodato e citato dall' Ang·uillara, dal l\iattioii, dal Gesne

ro, e paragonato dall' illustre Coeehi a quell' altro aneor piit 

noto Pier Antonio l\lichieli di Firenze, osservatore aeutissimo 

e fcdelissimo, ehe primo si fe' a studiare lc p!anle crittogame, 

ne svelo gli organi minutissimi, e divise col Dillenio la gloda 

di spandere la prima luce su questa tullora oscura e malage

Yole parte della Botaniea. Caso slrano e forse unico nella slo

l'ia delle scienze e dell'arti, ehe dne ingegni eceellenti, divci·

si di easato c di patria, ·divisi da mt inlerrnllo di ollre dnc 

secoli, sortiscano lo stcsso nome, portino il cognome inede

simo, eoltivino gli stcssi stu<li~ aggiungano a differente ma 

scgnalata q~lcbritit ! Allro vcneto ehe soecorso dallo slesso 

iHichiel collc pianlc da lui eollirntc o raceoltc, fu lra' primi a 

pubhliearnc huonc figurc, e ad illnslrarlc eon nole crudile 

per csso aggiunte ai Commentarii di l\lcsuc, si fu il mc<lieo 

Andrea 1\Iarini, il qualc in quesl' opcra cfligio piante a quei 

lempi rarissimc, c fo' 1)rimo eonoseere la Cassia, la l\Joringa, 

la Sareocolla (8). 

Ne con qucsti finiseono i Vencziani ehe la seicnza dei 

fiori collivarono cd illuslrarono; ehe per intcn<lenli di si ulile 

faeoltit si nominano dallo Zanoni un Nieolo Lconi; dall' An

guillara un Lorenzo Priuli, un Franeesco l\lolin, un Jacopo 

Conlarini; dal ßelon, clal i\'lattioli un Danicle ßarharo ; dal 

Uocconc, dal Bocrham·c, dal Tourncforl e piu allri qucl Cri

slino l\fartinelli, ehe <lollissimo in qucslo st111lio si uwritö I'al-
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to' onore di essere dal Tourncfort riehicslo di rivederc lc sue 

tavolc pria ehe si pubhlieasscro; <lall' Alpino, dal Bauhino, 

dal Rodio quel Nicolo Contarini, eui il Pona, l'Alpino eil Ves

lingio, ehe il ehiama l' Apolline del suo seeolo, dediearono 

I' operc loro; dal l\1arsili un Filippo Farsetti; dall' Arduino 

l\Ionsig. Mareo Cornaro; dal Pontcdera Franeeseo e Giovan

ni Correr; c per taecr di tanti altri e ehiudere eon un bei no

me questo novero glorioso, dal Linnco stcsso si eneomia qnel 

Gianfraneeseo l\forosini si benemerito della introduzione di 

rare piante, ehe l' immortalc Svedese volle eon isplcndido 

elogio intitolargliene una, ehiamandola H'lau1·ocenio, affinehC 

non maneasse nessuna specie di gloria, veruna signifieazionc 

di onore ad un easato si eelebre ne'fasti della Repnbbliea (9). 

Chc se del sapere di questi non resta ora ehe la meinoria nelle 

opere de' botanici eontemporanei, resta di Antonio Donati nel 

suo Trattaro de'scniplici ehe nasr:ono nel Lido di F'enc:;ia il 

primo saggio di Flore; di Jaeopo Zanniehelli la istoria per 

csso fatta delle pinnte mcdcsime, eon ehe prosegui l' opera 

dcl Donali c l'illnstrazionc scicnlifiea della sua palria ; di 

Franeeseo Grisellini ( ehe qui naeqne, e in questo marc seo

perse primo eon Vitaliano Donali Ia frutlifieazione di aleunc 

alghe) rcstano seritti rieehissimi di osservazioni agrarie e 

hotaniehc (10); di Bartolommeo Bottari di Chioggia rcsla 

tuttora la Flora manoseritta dell' Estuario, ehe fu eecitamento 

insiemc e soeeorso a quelle del Ruehinger e del Morieand, 

i quali piu tardi posero mano ed ingcgno a tutte eoglierne c 

diehiararnc le piante. 

Se non ehe lo studio della Botaniea non potendo eresee-
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re e perfczionarsi scnza r altento esame dellc piaule 'ive e 

fiorenti, ne polendo elleno esser visilatc da ognuno ctl in Ya

rii tempi ne' nativi lor climi, s' crano da lunga pezza falli 

accorti i botanici esscrc necessario a silfatto seopo il raeeorne 

quel maggior numero ehe si potesse in giardini a eio aceon

ci, ove ministrando ad esse quella cullura, ehe piü si an-iene 

alla diversa lor indole, avcr lutt' agio di csaminarle in ogni 

epoca di lor vita, dal primo istante in ehe il minuto embrione 

squarcia nella oscurita i panni ehe lo ravvolgono per isvol

gersi in nuova pianta, a quello in ehe il fiore compie all'aper

ta luce e dentro alle pinte eortine ehe attorniano il nuziale 

suo talamo i misteriosi eonnubii ehe si rngliono a riprodurla. 

Poche notizie restano di orti antichissimi dcslinati alla sola 

eoltura delle piante medicinali, fra eui suona ancor la me

moria di quelli di Teofrasto, di l\litridate, d' Antonio Castore, 

e nell' cla posteriori, di Carlo l\lagno, e dell' autore clelle 

Pandette mediehc l\fatteo Silvalico mantornno. Ma ben pria 

di quest'ullimo i Veneziani aveano dato l' escmpio di tale uti

lissima istituzione. Da due doerunenti tratti da un eodice di 

quel Ml'gistrato Veneto, ehe si dieeva del Piov8go, rifcriti e 

pubblieati gia dal Temanza, raeeogliesi ehe fin dal 1330 un 

Maestro Gualtieri medieo in Venezia avea ehiesto ed ottenuto 

dal l\laggior Consiglio la eonecssione di una punta di terra 

nell' Estuario fra San Biagio, S. Anna, e S. Elena on<le pian

larvi sopra un orto medicinale ( 11 ). Ed eeeo in questa con

cessione e in quest' orto la prima originc dei modemi Orti 

hotanici, ehe pur si deve a Venezia. 

In appresso giovaronsi i Veneti delle fävorevoli coudi-
'.l 
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zioni, di ehe crano a quc· tcmpi in posscsso, per procaceiarsi 

piantc e notizie, onde collivar quelle felieemente ed avanzar

nc la seicnza. La cstensione de' Ioro dominii nel continente, 

la cclebrila e la riechezza delle isole <lcl Levante nel rispetlo 

bolanieo, il commercio ehe quasi soli ci tenevano coll' Egitto, 

colla Soria, colla Persia, onde traevano e <lilfondevano per 

tulla Europa tutle le produzioni utili alla salute, alle arti cd 

al lusso; le ambascieric, la cui mcrcc penclravano paesi <li 

aeeesso diffieilissimo e poeo noti, offerivano loro le piu van

laggiate opportunitil, ondc reeare in patria eon que~ prodotti 

la cognizione dcllc piante lor proprie, anzi le piante stessc 

per farle segno di eultura e di studio. Di qua naeque in essi 

il <lesiderio e il bisogno di coslruirvi i giardini indispensabili 

a raccoglierle e ripararle. Nella qual opera i Veneziani 

soverchiarono tutf altre genti si nel tempo e nel numero ehe 

nella dovizia ed ornatezza di questi. Sfoggiavano essi in can

celli bizzarramenle inlreeciati, in vasi, in arehi, in balaustri, in 

loggiati, in istatue; allegravansi per larga copia d'acque lhn

pide e vive, ora placidamenlc aeeolte in bacini marmorei, or 

fuggitive in mormorosi rigagnoli, e qua spumanti in casca

telle ehe il mnsco irrorano d'accavallati macigni, c lit spriz

zanti risoltc in pioggia, spianatc in veli, rotte a sprazzi a 

pollc a zampilli di stranc forme c figure ; c sul dinanzi 

schiudcansi ad aecoglierc in ajnolc simmetrichc i piu bei fio

ri, ne'lati si rinserravano in viali cupi ed ombrosi : i quali 

giardini se rivelavano di primo tralto I'arte ehe gli creo, non 

mosfi·arnno almeno Ja prctcnsionc infclicc di porsi in lizza 

colla natura per eontraff amc lc opcrc inimitabili. Che non 
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raccostare rappiccioliti c rattratti in poche spanne di terra i 

grandiosi aceidenti, ehe i secoli lentamente operarono sulla 

mutabile supcrfieie teI'reslre. Non s'erano ancor vedute quel

le grette e peggiorate imitazioni straniere, per eui non e 
giardinetto oggidi per angusto eh'ci sia ehe non frastaglisi 

in viottoli tortuosi, le cui svolte ammanicrate e ritrose, e i 

l'itornelli stueehcvoli, e i bambineschi crocicchi, nessuno im

paccio necessita, nessuno scopo giustifiea; ehe non rinnalzi 

ogni bei tratto in bernoccoli senza base e scnza pcndio ehe 

si spacciano per montagne; e non affondi in vallieelle ehe 

son fossati; e non istagni in poveri e morti laghi ehe son 

panlani, e non presenti a ogni passo lo spettacolo miserevole 

di grolle impalcate di travicelli, di rupi cottc nelle fornaci, 

di prati senza verzura, di boschi senz' ombra, di capanne 

senza pastori, e ponti scnza torrcnti, c torrenti senz' aelpia, 

cd acqnc ehe non han moto, o lo ricernno ammisurato dal

l' avara mano del giardiniere,- ehe nc regola la quanlita sul

l' apparenza piu o men promettente dell' eslatico 'isitato

re (12). 

l\Ia per tornare a' giardini veneti, il loro numero dal 

XVI al XVIII secolo cra tanto da potcrsi aff ermarc con sicu

rezza, ehe la sola Venczia conlava allora piu giardini bota

nici ehe non ne conti oggi l' Italia intcra ( 13). Or chi po

trebbe annovcrare quanti e ql!ali essi fosscro se a ridir qnelli 

soltanto di cui lasciarono ricordanza, oltre i botanici di que' 

giorni, Carlo Stefano, Girolamo Tiraboschi c Francesco San

sovino, mi fallirebbe phi presto il tempo ehe la materia '? 
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Primi perö d' ogni altro nelle memorie degli scrittori son 

quelli di Pictro e Franceseo Morosini, e di Girolamo Cornaro 

a l\forano, i quali fiorivano gia e lodavansi nella prima meta 

del seeolo sestodecimo. Or questo novello vanto della preee

denza de'Veneti nella fondaz~ne degli Orti adatti alla eµl

tura delle piante straniere so essere da taluno attribuito ad 

Alfonso d'Este, quel desso appunto, il cui nome marehiarono 

di si opposta eelebrita i divini versi, e i pietosissimi easi dcl-

1' immortale Torquato. l\fa per rendere ad essi silfatto merito 

bastera il rammentare, ehe Antonio l\'lusa Brasavola visitava 

ed eneomiava gli Orti Cornaro e Morosiui a l\lurano pria ehe 

egli stcsso consigliasse ad Alfonso la eostruzione di qucl 

giardino .in Ferrara ehe poseia ebbc il nome di Belvedere ( 14 ). 

A fornire di rare piante quegli Orli ne mandava il Cornaro 

quante potc raecorne in Cipro, ov'cgli stctte Provvcditore piii 

anni, in altre parti di Grecia, nella remota Alessandria; altre 

ne mandarono i l\1orosini. E forse quell' umilc pianticella 

orientalc, ehe stranicra all' Italia, pur vegeta rigogliosa sulle 

sole macerie degli orti antichissimi di l\forano c ne nobilita 

le rovine, l' Atamanta di Maecdonia, e un ultimo testimonio 

delle eure amorevoli di que'patrizii, o meglio deve sua ori

gine gloriosa alle eonquistc di quel memorahile Doge, il 

quale per Ia grandezza dcll'animo c il segnalato novero dcl

le vitiorie meritö ehe la patria riconosccnte appellandolo dal 

vinto Peloponneso, gli deercta~se onor simile a quello ehe 

l'antica R.oma aggi~dicava a Scipione, a eui cgli cbhe pari c 

valore c virtu, e trionfi c svcnturc, c ingratitudinc e ricom

pcnsc. 
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0 Ure qnesti giardini ne avean pure in quell' isola i Ven

drmnini ed i Trevisan, ed in Venczia si celebravano da'Bota

nici quelli di Gaspare Erizzo a S. Canziano, del l\1ichiel a S. 

Trovaso, di Cesarc Ziliolo a S. Angelo, di Francesco e Gia

como Contarini a S. Smnuele, del medico l\'Iaffeo Maffei in 

Cannaregio, di Antonio Filetti a S. Lucia, di Agoslino Amadi 

a S. Croce, di Alessandro Vittoria alla Pieta, del Gritti e di 

Giamhattista Nani alla Giudecca, di Daniele Pisani nel bei 

mezzo dcl Lido, di Francesco Conlarini a S. Maria dell' Orto, 

di Santo l\foro a S. Antonino, di Leonardo l\foro a S. Giro

lamo, di Andrea Pasqualigo a S. Basilio, d' Andrea Dandolo 

rimpetto a S. Giorgio, dei Grimani a S. ta Catlerina, oltre 

quelli di Francesco Bon, di Pietro Bosello, di Francesco Te

sla, di Nicolo Leoni, dell'illustre Rannusio, del celebre Nava

gero, e di quel Cristino l\lartinelli, di cui piU sopra ho rife

rito le lodi. Ne l'amor delle piante e il diletto di lor cultura 

ristavasi alla citta di Venezia, ehe anzi per opcra de' suoi 

dotti patrizii diff ondevasi nel conlinente e ne ahbelliva le 

citta soggette e le ville. Per lo ehe in Padova si ammirava

no i giardini di Lorenzo Priuli a Porta Saracinesca, di Gian

francesco l\'lorosini a S. Massimo, dei Mussato a S. Giacomo, 

del cclebre cardinal Bembo, del dotto Gaspare Gabrieli, del

l'illustre professore Gian Jacopo Cortuso, di Bernardino Tre

visan, di Filippo Pasqualigo. A Verona nominavasi l' Orto 

dell'esperto botanico il Calzolari, a Mantova quel del Borsati. 

1 villaggi stessi, e lc villeggiaturc de' veneti maggiorenti 

avevano lor giardini, c vcrdcggiava in Carbonara quello di 

Domenico Moro, al Dolo quelJo di Giacomo Contarini, a Lo-
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reggia quello di Nieolo dcllo stcsso nome, in Borgoforo uno 

di Giulio Giuslinian, a l\1erlcngo nel Trhigiano quello di 

monsignor l\fareo Coruaro, a Pozzuolo qucllo del cav. Fran

ceseo di lui nipote, a l\laroeco qnello di Gerardo Sagredo, a 

Monselice quello del cavalier Nicolo Duodo, a Stra il giardi

no magnifieo dcl scnalor Ermolao Pisani, a Sala infine quello 

piantatovi dalla splendidczza piit ehe regale del patrizio Fi

lippo Farsetti, dirctto dall'egregio botanico Leonardo Sesler. 

Dei quale ultimo scrivcrn meravigliato il l\1arsili reduee da 

viaggi fatti nclle piü civili parti d' Europa, avanzar esso pel 

nmnero e grandezza e magnifieenza degli edifizii, per la co

pia e preziosita delle piante, per la quantita degli uominj 

addetti alla loro eultura, tutti gli altri da lui veduti, e far 

vergogna ai piü celebri ehe a spese de' principi si reggevano 

in Italia, in Olanda, in Inghilterra ed in Francia (15). 

E mal si apporrebbe chi si avvisasse essere stati quegli 

Orti pii\ consaerati al diletto, ehe all'istruzione, o a coltivar

vi piü presto piante piacevoli per avvenenza, ehe non prc

ziose per utili faeolta, o singolari per bizzarria di forme, o 

rare per la difficolta di ritrarle da' nativi lor elimi, e profit

tevoli per cio stesso agli sludii del Botanico ed all' incre

mento dclla sua seicnza. ChC i giardini dei Veneziani erano 

simili affatto nell'intcndimento e nel frutto agli Orti puhblici 

ehe piü tardi sorsero per tulta Europa a solo seopo scienti

fleo, per cui ad essi aceorrernno d' ogni parte i botanici a 

studiarne le rare piantc. Laonde leggiamo seritto ehe nel

l'orto dei Cornaro a 1\lurano trovava il Brasavola la Maha 

nrborca c la Cnssia; Gio. ßauhino l' Uva spina c l' lride fo-
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Lida; in qncllo <lcl l\lorosini il ßrasarnla stesso ammirava la 

prima volta il Pistacrhio rccat°' i <li Soria; in quello del Mi

chiel vide l' Angnillara lo Storace c l' Amomo; in quello di 

Lorenzo Priuli fioriva per la prima volta in Italia la Scam

monea mandata d' Aleppo, c Gio. ßauhino ne ritraeva il Gia

cinto Orientale, l'Eritronio, il Galanto; in quello di Filippo 

Pasqualigo l'Anguillara descriveva la Tuja, il Pistacchio sel

vatico, e quella singolarc gramigna, ehe per la forma c lu

centezza dcl frutto cbbe il bizzarro nome di Lacrima di 

Giobbc; il Bauhino vi trovava la Carrubba e il Leucojo; in 

quelli del Bembo e dei l\fossato vidc Prospero Alpino il La

serpizio egiziano da lui dcscritto ; in quello di Nicolo Conta

rini scrisse il Rodio coltivarsi lo zenzero, n'ebhe il Pona, ol

tre piu pianle cretcsi, il Bombace delle Indie, il Bonduc dcl-

1' Arabia, lo Stramonio d' Egitto (a cui l'Alpino grato ai hene

fizii del Contarini avcva dato il nomc di Cu1llarcnia) e dal 

quale Gasparc Bauhino si procacciö il Crisantemo del Brasi

le, l' Elicriso orientale, la Jacea hahilonica, il Ricino america

no e la piu sfä.rzosa dellc lridi, la Susiana. In quello di Tor

quato Bembo osservo il ßauhino il Pisello americano, il Ci

corio spinoso, e quell'arbusto a foglie argcntee lucenti, cui la 

morbidezza c il nitorc della peluria valse il fovoloso nome di 

Barba di Giovc. Da quelli di Nicolo Lconi cbbc lo Zanoni il 

Convolvolo argenteo, da quello di Giambattista Rannusio cb

be il Fracastoro il Rabarharo; a quello di Domenico Moro 

in Carbonara accorrevano meravigliali i cudosi a vedervi la 

preziosa pianta <lel Balsamo recata~·i pel 1'1oro medesimo con 

<lispendio gravissimo dalla i\Iecca. 
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Alle quali benemerenze de' Yeneti si per Ja introduzione 

de'vegelabili pitl. ulili c siugolari, ehe per la eorlesc larghcz

za, eon eui e clc'ricchi giardini e dclle splendide lor bibliote

che faccvano eopia a chi ne avesse meslieri, altra cssi ne ag

giunsero non men proficua, eecitando i cultori cli questa scien

za a tentar viaggi in Jontane tcrrc, e sorreggendoli dcl pos

sente lor palrocinio. Laonde i Calergi posseditori in Crcta di 

quel montc fomoso, in eui la grcea mitologia pose la culla, il 

talmno ed il sepolcro di Giove, il monle Ida, ercduto allora 

il piu dovizioso d' ogni allro in piante rare e medicinali, vi 

aeeoglicano eon antiea ospitalita i botanici ehe frequcnli trae

vano a visitarlo ( 16). E Marino Cavalli lcgato a Costantino

poli favoriva i viaggi dcl Guilanclino in Oricntc. E Girolamo 

Capcllo provveclitore in Candia mandcr\'a di lit e cli Costanti

nopoli pinnte nuove a' botaniei, ccl aiutava alle rieerehe di 

Prospero Alpino, alle pcregrinarioni di Giuseppe Benincasa 

eolit inviato da Ferdinando 1 di 'foscana per arricchire l' Orto 

Pisano. E Giorgio Emo mandato console al Cairo vi condu

ceva lo stcsso Alpino procacciandogli ogni opportunil<\ ad il

lustrarc la vegctazionc e far conoscerc la meclicina degli Egi

ziani, ondc ehe a lui si dcbbono in qualche parte que'duc li

bri dottissimi, ehe anehc nella odicma luee delle discipline 

mediehe e naturali fan ehiaro il nome del eelehre professore 

di Pa<lova. 11 qual mcrito <livideva pure eoll' Emo, Nicolo 

Contarini, ehe fautorc magnifico de' botanici clel suo ternpo 

faeea stampare a suc spesc l'opcra postuma dclFAipino in

torno alle Pianle csotichc. Che piu ? Altri clue patrizii eonsoli 

al Cairo, di cui e debilo rilevar qui la memoria, si per la no-
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vita dcl fotto ehe per la utiJita de!F csempio, Alvise Corner e 

Giovanni Dom! foecansi eompagni eglino stessi al Veslingio 

nelle sue esplorazioni sulla terra della Sfinge e delle Pirami

di _, se ne aeeomunavano le fatiehe, i pericoli, ed a buon dritto 

partecipavano alla gloria di sue seoperte ( 1 7). 

Ma tutto questo ehe fin qui mi aff rettai di narrarvi dei 

meriti de' Veneziani nella Botaniea con quella maggior brevi

ta ehe l'uberta tragrande dell'argomento ehe abbiam tra IDIJ

no mi venia consentendo, e sola opera de'privali, e frutto 

del Ioro amore speeiale per questi studii, ned illustra ehe di 

rimbalzo la piu sapiente delle Repubbliehe. A. eompiere l'im

presa assuntami di tutto sfiorare il largo eampo delle lor Io

di, mi resta a dirvi del molto ehe in eio stesso adoperarono 

gl' illuminati e provvidi suoi l\'lagistrati. L' aequisto e la tra

serizione dei preziosi eodici greei e latini de'primi padri della 

Botaniea ; gli ordini dati a'suoi navigatori ; a'suoi eonsoli di 

fär tesoro di quanto osservassero di utile o di singolare nelle 

regioni ehe perlustravano; le opportwtlta per essa offerte a 

eoloro ehe a tale studio inclinavano, inviandoli cola ove ac

eertavasi pill rigogliosa tal messe, erano gia ehiare prove 

del favore, ehe la potente Repubbliea eoneedeva all'amenissi

ma delle scienze. Ma i titoli piit solenni ehe pongano in pie

na luee un tal fatto, e V cJi.ezia rinnalzino in tal riguardo so

pra ogni altro. stato 0 cittä, si e la fondazione del primo 

Orto Botanico_, la ereazione della prima Cattedra di Botaniea. 

Nella sua antiea e eelebre Universita aveva essa fondato 

gia nel 1533 per consiglio e eonforto di Franecseo Bonafede 

la prima cattedra cli materia medieinale, o eome allor diee-
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vasi la Lcttura dc'scmplici, cd affidatala a lui mcdcsimo; ma 

bcn prcsto il dollo uomo avern scorto mal baslarc l' csmnc 

delle piantc mcdicinali, quali si serhano nclle offieinc far

maecutichc, seeehe, grinzosc cd informi, a hen eonoseerne i 

earaltcri e la natura. Pcr!oeche abbattendosi egli a moltc c 

gravi diffieolta nclla diehiarazionc della matcria eommcssa

gli, fu tratto a ehiedcrc ncl 1543 ehe si faeessc in Padova 

un Orlo pubblico, ovc si rannassero e eollivassero le piante 

mcdicinali, ed in questo una spezicria per gli altri rimcdii 

semplici e per lc droghc. Al qual fine aeeompagnatosi ad altro 

luminare della seuola mediea padovana, il eelebre Giambattista 

da Monte, eui deve la l\fodicina la prima sua Cliniea_, propose 

a'Riformatori di quello Studio la eoslruzionc di un Ol'lo mcdi

einalc. E si fu appunto qui, in qucst'aula, non so sc piu splen

dida per lc mcravig·Jie dcllc arti o piit vcncranda per la maestit 

e grandczza dclle mcmoric, ehe Scbnsliano Foscarini, rifor

matore, c giit lettore di filosofia naturale nella sna patria, 

propose il di 29 giuguo del 1545, e vinse quasi eon unani

milit di voti il partilo dclla fondazionc dcl primo Orto pub

hlieo, ehe sorgessc alla istruzionc dcgli studiosi. II quale ap

pena posto, per lc eure dcl Fosearini, dcl ßarharo c <lcl Mi

ehicl si lcvo in tanto grido da mcritarc ehe un anno appres

so un chiaro botanieo franeese, Pielro Belon, ritornando da 

hmghi viaggi fatti in Oriente, in Franeia, in llalia, il predi

easse il piu magnifico degli Orti tutti da lui vcduti. Ne que

slo nome gli vennc mcno nc' sceoli posteriori ; ehe la saggia 

Rcpubblica e provvidc sempre largamenlc a mantenerlo cd 

accrescerlo, c lo fiori di rcggilori :siffalli, ehe <lel Ior sapere 
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e di lor fmna illustrm1dolo, valsero a diff ondcrne ovunque la 

rinomanza. E finche stette Venezia, tanto ella si tenne di 

questa prediletta sua crcazione da stipendiare perfino chi ne 

serivesse e proseguisse diligentrmcnte la storia ( 18). 

l\fa il benefizio della fondazione di un Orto pubblico 

non eogliea intcro il finc propostosi, se ad esso non aggiun

gevasi l' altro della Cattedra di Botaniea, ehe dellc piante in 

quello eulte giovandosi, sponesse per disteso i prineipii della 

seienza ehe le ragguarda. Nel qual rispetto e ancor V cnezia 

Ia prima a dar l' esempio a tutt' altre nazioni, e la eatledra 

per essa eretta nel i 564, cui ben presto fu unita la Prefettu

ra dell'Orto, segna non men di questo un' era luminosa e 

gloriosissima pe'Veneziani ne' fasti di questa Scienza. E sie

eome a reggere l' Orto novello era stato condotto prima quel 

Luigi Anguillara, ehe il gran<le Hallero non dubito di ehia

mare il maggior botanico ehe fosse stato fino allora in Italia, 

fondata appena la cattcdra vi fu invitato a leggere il eelebre 

Melchiorre Guilandino <li Prussia, a eui successero i chiari 

nomi dcl Cortuso, dell' Alpino, del Veslingio, del Della Torre, 

<lel Viali, dcl Pontcdera, nomi ehe durano e dureranno im

morlali nella storia dcllo stmlio ehe crebbcro comc in qnella 

del giardino ehe prospcrarono. Jl quale guardato sempre 

qual eulla della Scienza modcrna non menomo giammai ne 

nell'affetto riconoseente de' botanici ehe wnucro e vengono a 

visitarlo, ne nella protezione dc'principi, cui tocco in sorte il 

retaggio dclla cadula Repubblica. Ciocehc vuol esser detto 

principalmcnte <lel govcrno de' Ccsari, i quali faccndo quasi 

gara ncll' abbellido, il fregiarono in poehi luslri cli tulli que-
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gli acconci edifizii ehe a questi di vi si ammirano. Laonde 

sorsero e stanno a solenne testimonianza di qucsto vero le 

grandi stufe ehe vi compiva FRANCEsco 1; il Teatro hotani

co, gli Stanzoni, e l' Idroforo di ehe l' orno FERDINANDO ; 

l' ampie conserve mobili, e l' elegante stufa di ferro fuso ehe 

destinata a moltipliearne le rare piante sorge ora mirabile per 

solidita ed eleganza ad attestare, ehe l'amore delle utili disci

pline sealda di pari fiamma l' animo regalmente munifieo d i 

FnANCEsco GmsEPPE. Ne questo quasi figliale amor de' bota

nici, ne questa paterna cura de' principi avverra mai ehe gli 

scemi; percioeebe l' Orto di Padova per la pomposa sodezza 

c eonvenienza dell' cdifizio, per l' aeconeia e leggiadra distri

buzione delle suc parti, per la eopia dellc acque, per le stu

pende vedutc di ehe l' accerchiano le cupole torreggianti del

lc propinque basiliche, per lc rieche suc collczioni, per la 

~peciale- sua biblioteca, sarebbe giit talc da vincer molti e pa

reggiar tutti gli Orti pubblici degli altri Studii, anche sc l'ori

gine sua nobilissima segnando il vcro risorgimento della 

Scienza cui si consacra, ed avendovi efficacemente contribui

to, nol rendesse per cio solo ragguardevole phi d'ogni altro. 

II ehe meco stesso considerando non posso temperarmi 

dal giubilo, ehe a me, de'grandi uomini ehe il governarono 

successor <lisuguale, e di tutt' altri men atto a cotanto ufficio, 

sieno stali cosi benevoli i cieli da riserbarmi in questo giorno 

solenne, in questa illustre frequenza, in questo luogo mede

simo ehe u<li stanziarsi la fondazione del Giardino di Padova, 

il tardo ma giusto e dovuto incarico di farne a nome della 

scienza bcneficata, della umanita soccorsa, <lelle arti tutte 
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ehe dclle piante si giovano, pubblieo e ;-ivo ringraziamento, 

o Veneziani, a' magnanimi Padri Vostri. E di farlo quando 

piu ehe tre seeoli di silenzio e le mutate fortune, liberando 

la mia voec da ogni sospelto di serva lode, si vi ereseono e 

forza e fedc e veraeitä. ; e di farlo forse da quel seggio me

desimo, donde il Fosearini ne volgeva al Senato la nobile e 

memoranda proposta. 

A Venezia pertanto dee la Botaniea la notizia prima di 

molte piante esplorate nel natio luogo da' suoi famosi navi

gatori; a lei le prime interpretazioni e le edizioni prime e 

piU nitide de' suoi elassici; a lei le piU antiehe e fedeli imma

gini delle piante ; a lei il primo saggio di Flore ; a lei i pri

mi e piU eelebri Orti privali; a Iei il pensiero e l' attuazione 

del primo Orto pubblieo, a lei infine l' onore e il vanto della 

prima Cattedra di botaniea. Con ehe avendo essa offerto in 

paragone d'ogni altro stato i piU validi e eopiosi sussidii alla 

eognizione delle piante, ehe sono appunto i viaggi per eui 

si seoprono, le pitture ehe le ritraggono, le opere ehe le il

lustrano, gli Orti ehe le eoltivano, la seuola ehe le diehiara, 

viene raff ermata eol testimonio irrefragabile della storia la 

veritä, niuno avere piU di Venezia eontribuito a'suoi maggiori 

vantaggi. Per eui quest'inelita cd ammiranda Cittä., eui tanto 

dcbbono e le arti e lc scienzc, c le lettcrc ed i eommerci, e 

la pQlitiea c le armi, e quant' ella e ampia la civilta, se in 

·nessuna di queste e alle altre grandi citta d'Europa seeonda, 

ne'meriti vcrso l'amena seienza tutte le sopravvanza. 

Della quale sc io non ho stimato intempcstivo, od alie

no dalla prcsentc solennila, il tenervi oggi parola, ravvivando 
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nna mal nola gloria <lc'Pmlri Vostri, non sarete voi, o genti

lissimi_, ehe me ne abbiale a eoglier eagione. Pereioeehe di 

<1ual subbielto poteva io intcrtcncrvi piu aeeonciamente ehe 

<lella storia di quella seienza, ehe, riercata quasi da'Venezia

ni, legasi per infinite attenenze alla industria ed alle arti, 

di eui oggi appunto per Sovrana mnnifieenza rileviamo il 

nazionale progredimento, eclebriamo i trionfi, rimeritiamo i 

piu opcrosi c feliei eoltivatori ? 

Che le arti tutte e Findnstria <lchbon pure a'Botaniei la 

conoseenza di quelle pinnte, ehe ad esse apprestano le mate

ric opportune, i mezzi piu neeessarii di ehe si valgono, e de' 

eui soll Iegui, a taeer di tutt'aJtro, esse foggiano e i gravi e 

rudi eongegni ehe sforzano l'avara terra a produrre, e i lievi 

arnesi eleganti ehe arredano le ease de'faeoltosi; e le mae

ehine ehe eentuplieano la forza umana, e gli stromenti ehe 

temprano e vibrano l' armonia; e le navi ehe ravvicinano le 

nazioni, e i carri ehe ci trasportano, e le ease ehe ci proteg

gono, e il talamo in eui siam nati, e la eulla in eui meltem

mo il primo suon della vila. E a parlar solo de'benefizii suoi 

piu reeenti, fu la Botaniea ehe ei forniva e il Lino della Nuova 

Zelanda, e il nuovo Canape della China ; essa i nuovi tuberi 

amerieani (le Ossalidi, l' Ullneo, la Pieoziana), Je nuove pian

te oleifere (l'Araehide, la Guizotia, la Madia), le nuove specie 

tigliose (l'Orlica nivea, il Coreoro, il Cipero). Essa il Poligono 

tintorio della Cina, il Cnsso vermifugo deJI' Abissinia, il Tek 

navale dell' Amboina, la gomma elastiea del Brasile, la cui 

mirabile pieghevolezza ad aeconciarsi ad ogni forma ad ogni 

uso dovea pure esserc teste vinta da quel sueeo aneor piu 
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Legncnlc, ehe anolg·cndo il Jllo 111ctallico, per cui l' umana 

parola scorrc e valica sulle penne dd fulminc i prolondi gor

ghi del marc, stringc ora di un novello lcgamc Ja novella 

amicizia, ondc s' annodano la mollile regina d' ogni cleganza 

c la foconda mctropoli dcll' industria ( t 9). 

Ne scnza lc pinnte c senza gli studii de' lor cultori, c 

dclle arti ehe nc dipcndono, avrcmmo ogg'i a decoro di que

sla festa, ad onorc dcllc arli nostrc, gli stromenti mnsicali dcl 

Lachin, dcl Pcdrinelli, i cotoni dcl Baltaggia, gli zuccheri in

digcni del ViUorclli, gli strumenti agricoli del Rcali, i gelsi 

dcl Campana, le piantagioni c i miglioramcnti agrarii del 

Rcali stcsso, dell' Arcangcli, dclla Loschi, i comhustibili fos

sili clclla Societit i\Ionlauistica, Je sfarzose tappezzcrie del-

1' Oggioni, lc fcdcli c fresche dipinture dcll' Acqua, il qualc 

se nella vhacita de'suoi fiori serbü intatta la rinomauza dclla 

vcneta tavolozza, nclla conserrnzione mirabile dellc tintc 

locco una meta a bcn pochi per ancntura concessa (20). 

E coi fiori sul lahbro c nella mentc c dinmmzi agli oc

chi io porro termine al mio fm cllarc; ehe certamcnte niun 

altro oggcllo, niun'allra rncc potrci trovare piu acconcia ad 

ornarne Ja finc, a vclarnc la lcnuitlt, a scusarne Ja impcrfc

zionc. Ch'cgli e pure qucsla paroltl. fiorc, qucsta voce, di cui 

non hanno altrn piü rnga Je umanc Jingue, eh' csprimcndo 

lc piu pure, lc piü gcntili produzioni dclla natura vien tratla 

ogn'istantc a significarc quanto havvi <li leggiadro, di nobilc, 

di eccellenlc nclla natura slessa e ncll' arte, nel mondo fisieo 

e ncl moralc. Laondc dicesi fiorc alla superiorila deff ingcgno 

comc a quclla della bellczza ; a quanlo hanno cli piü ameno lc 
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lettere, di piu sublime le scienze ; alla squisita raffinatezza 

delle arti, alla segnalala pl'Odezza de' valorosi ; alla nobilta 

vera dell'animo, alla eeeellenza generosa del euore; alla elet

ta schiera delle Virtu, alla decente eompagnia delle Grazie ; 

alla urbanita elegante dei modi, alla venusta forbita della fa

vella. E fiore c simbolo di giovinczza, fiore dell'innoeenza; e 

in questa parola stringesi l' inunagine della vila ehe fugge, 

della belta ehe declina, della speranza eaduea, dell' amore 

mutabile, del piaeer passaggiero. E in questa voee eornpen

diasi ogni idea di vaghezza, di perfezione~ di gloria; per eui 

eon leggiadra figura ehiamiamo Roma fiore delle arti, Firen

ze fior della lingua, Napoli fior di nalura, Venezia fiore di 

eortesia, e si direbbe Italia fiore d' Europa, se ad esprimere 

degnamente questo sol nome parendo poea e manehcvolc 

siffatta voee, il eonsenso universale dci popoli non lc arcsse 

aggiudieato il litolo di Giardino del mondo 1 



ANNOTAZIONI. 

(I) Veggasi intorno a ciö quanto sulla fede di Atcneo 1w scriss" lo 

~PRKNGEL nella sua Bist. rei herb. Amstel. 1807. I. p. 56. 

(2) SPllENGEL. Histor. r. herb. p. 70. 

(3) J. MoRELLI. Dissertazione intornu ad alcuni viaggiatori eru
diti Veneziani poco noli. Venez. 1803, p. L 8. H. E riguardo al Tre
visan Ieggasi la Iettera dedicatoria ad esso indiritta da ALESSANDRO BENE
DETTI di Verona e premessa all'opera di GuNANTONIO P.1.NTEo de Thermis 

l'alderianis, quae in agro sunt Veronensi. Venet. per Ant. Moretum 
1805. 

Questa ed altre benemerenze de'Veueti, di cui dirö poscia, additö 

11m·o il mio erudito anteeessore G. A. BoN.,To in un suo seritto intitolato: 
Elugio de' Veneti prornotori della Scienza botanica, di eui fu stampata 
la prima parte in Paclova nel 1851, 11erii con quella breviti1 ehe si conve

niva al vero scopo di quello seritto ehe mirava particolarmcnte a riferire 

h1 lodi del patrizio Pier Antonio !Uichiel, e ritraendone le nolizie dalle 
~tesse fonti alle quali altinsi io medesimo. 

( 4) l)ueslo celcbre Veneziano, il Doge MA11co Fosc&111N1, traltö queslo 

importante argomento delle seoperte nellc scienzf1 r, nellc a1·ti dovute ai 
Veneti navigalori nel V libro dell' 011pra sua Delta Letterntura Vene

~i11 na. 
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(5) Si puo consullare sopra <li cio il MAZzuccHELLI ne'suoi Scrittori 

r/' Italiu Vol. II, P. l, p. 261, il quale cosi ne parla. = JJioscuridis Ana

" :;arbei de 11/edicinali Malerin libri VIII latinilale primum donati 

1> ab l/ermulao Barbaro cum Corollurio ejusdem et cum notis Ju. 

n Bapt. Egnatii =in foglio, scnz' altra nota di slampa, e poi Veneliis in 

n O(/icina Gregoriorwn fratrum Hil6 in ful. Quesla edizione uscl per 

"opera di Luigi e Francesco ßarbaro, de! primo de' quali Ennolao fu 

,) fralello e dell' altro zio. 1 corollarii de! noslro Ermolao furono aggiunli 

n ad una nuova lraduzione di nfarcello Virgilio Adriani Fiorentino im

" pressa Argentorali apud Jo. Schotum 1529, et apud Jo. Soterum 

n 1538 in ful. = 
Coelaneo ed emulo de! ßarbaro si fu N1coLÖ LE0~1cE:•rn di Viccnza, 

oralore, filosofo, medico, e matematico, ehe fallosi ad illustrare Je pianlP 

medicinali, emendo Plinio, Sei·apione e Avicenna nell' opera intitolata = 
Plinii et aliorum plurium medicorum in Medicinu erroribus, Ferra

riae, Hi09, 8.vo. E Pliniu 1iur illustrava poco staute altro egregio uomo 

de! Ycneto, Antonio Valdo, 1iadovano, viaggialore, poi profossore a Roma 

(V. Trn.i.noscm Stur. letl. ilal. VII, P. !, p. 1). Ne puossi qui prctcrmet

lere allro padovano illustre, Domenico Senno, ehe a delta dello Scardeonr 

era a' suoi tempi il ph'1 esperto botaoico ehe fiorisse in ltalia (Scun. d" 

anliq. urb. pat. etc. Basil. 1560). 

(6) Le pianle di qucsto Erbario dovrebbero esscre 458, tante essendo 

quelle nel medesimo nominale, ma delle altre mancano le figure. Queslo 

Cudice per testamento d'Alberto Rinio de! 1604 passo nella libreria de' PP. 

Prndicatori d!l' SS. Giov. e Paolo e di lii poscia nella !Uarciallll. J:t'u accu

ratamenle descritto dall'illustrc Mou:LLI nella sua Bibliotl1eca rnanuscri

pta graeca et latina tom. 1, JI· 398, ßassani, 1802, 8.vo g1-. 

(7) Un elugio parliculareggialo di Pictro Michiel scdsse alt.ro mio an

lecessore nella scuola di Padova Gw. MARs1L1, di cui posseggo l' aulografo 

e promossi anni sono Ja stamp.a. lvi pure e data minuta contezza del

I'erbario di lui. Quell'ologio s' inlitola: lJi Pier Antonio lllic!tiel botanicu 

insigne del secolo XVJ <' di una siw opera manoscritta, Venezia ti1>. 

~lerlo, 1!H1L !<.vo ~T. L'f'rhario par fallo ndla prima nwla cli qucl se-
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colu. Di questo non meno ehe di quello de! Rinio die notizia anche il eh. 

1lott. Zuu111:v1 nel suo Prospetto del7a Flora Veneta, Venez., 1847, I'· 
1,, (1). 

(8) Vedi lo SPRENGEL. Rist. 1·ei herb. r, p. 355. 

(9) Porta il pregio di riferirne e trascriverne le parole = Di:ri arbu

.wulum ltanc apud Maurosnascentemsempervirentemque, a Senatore 

Venelo Jo. Franc. Mauroceno, qui !wrtum splendidissimum planfi,, 

rarissimis inslruxit Paduae eumque cum publico communicare voluit 

Antonii Titae laboribus. Prodeant et plures magnales qui studium 

Botanices ,,umtuosum facilitent, et ipsis aeternae memoriae tabulis, 

marmore finnioribus, inscribemus perennantia bonorum nomina. C. 

Linn. hort. Cliff. Amstel. 1757, fol. p. 108. 

DI questo giardino posto a S. Massimo in Padova aveva prima pub

blicato il Catalogo, a cui accenna il Linneo, il giardiniere e botanico Al'i

TONIO T1TA nel suo libro intitolato: (Jatalogus plantarum quibus consitu.~ 

est Patavii amoenissimus ltortus ill. ac exc. Eq. Jo. Fr. Mauroceni_, 

Veneti Senatoris ab AntiJnio Tita co.nfectus, Patav. {715, 8.vo, accom

pagnandovi altra opericciuola. = /ter Antonii Titae per Alpes Tridenti

nas in Feltrensi ditione, per Vallem Sambucam inter Bassani montes, 
,,, per .Hlarcesinae alpestria, quae Septem Oommunibus accensentu1'. 

Anno lUDCCXIII. 

(10) Se nel suo traltato il!Donati mescohl alle piante due specie ani-

111ali, si fu perciö, eh' egli avea divisato da prima di raccorvi t utte le pro

!luzion i naturali rnarittime del suo paese, come appare dal Lilolo del rne

desimo ; ma poi si rislrinse alle sole piante, di cui porse descrizioni e fi

gure pel suo Lernpo accurale, e nell' Apocymum Ve1i.etum J,. ne illustro 

una del lutto nuova col nome 1li Esula rara nostras fforibus purpura

.~centibus Tralt. de'sempl. I, p. :39, 40. G1u GrnoLurn ZANN1r.nF.1,L1 nella 

Istoria delle piante ehe nascono ne' lidi intorno a Vene::ia ,• accresciuta 

da Gux JAcOPo figliuolo dello stesso e pubblicata in Venezia nel 1755, de

scr.isse e figuro, ollrn queste, altre piante t.legli Euganei, del Veronese e 

1lrll' Istria, ed arricehi la scicnza d' ignota pianta Veneziana l' Hibiscus 
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pentacarpos L. col nome di Ketmia palustris minor p. 155, tab. 91. Si 

hanno ancora di questo autore altre operette botaniche di minor mole, fra 

cui specialmente l'epistola De hlyriophyllo pelagico Venet. 1714, e gli 

Opuscoli posturui pubblicati dal figlio in Venezia nel 1730. - FR4NcEsco 

GR1sELLIN1 nato in Venezia nel 1717, scÖperse Ja fruttificazione delleAlglw 

Floridee nella sua Baillouviana (Sur la Baillouuiane, Venise 1750) o 

Dasya Baillouviana Montagn., contemporaneamente ad altro naturalista 

del Veneto, V IT.lLIANo D0Nu1 padovano, ehe pubblico un libro pregiato 

Della St01·ia naturale marina dell'Adriatico, Venezia, 1750, fol. 

(H) Veggasi T. TEnu:'fu Dissertazione topografico-storieo-criticCt 

sopra un' antica Pianta della cittd di Vcnezia, Venez. Tip. Palese 

1781, 4.to.p. 62, 63. II tenore dei sopraddetti documenti e i1 seguente: 

» In nomine Dei eterni Amen. Anno ab incarnatione Domini no

» stri Jesu Christi MCCCXXXIV. Mensis MarLii die terlia intrante, in

» dictione sccunda, Rivoalti. Cum coram nobis Johane Giorgio et .Tacobo 

» Storlato judicibus Publicorum, vacante officio· tertio. corisocio nostro, 

» comparuerit Magister Gualterius inedicus de confinio S. Viti proponens, 

» et dicens, quod cum ipse a Majori Consilio alias ohtinuerit gratiam de 

n puncta, sive velona posita inter S. Blasium et S. Elenam et S. Annam 

» ultra id quod sibi concessum fuerit pro hospitali ibidem faciendo, pro 

>l Horto herbarum necessariarum artis suae, etc. >l 

La prima concessione poi cra questa : 

>l Millesimo, treccntesimo, trigesimo, indictione terliadecima, die ul

n tima Augusti, Captum fuit in ~lniori Consilio ut infra. » 

» Cum per Ducalem Dominationem concP..ssa fuetit Magistro Gualte

n rio puncta terrae vacua et acquae comunis posita inter S. ßlasium, S. 

n Elcaam et S. Annam pro haedilicando ibi unum hospitale pro pauperi

n bus !Uarinariis cum condiclione, quod Dominium ipsius hospitalis sem

» per in nostro Dominio remaneret, et quod aliqua ecclesiastica persona 

» non posset se ulatenus intromittere, et quod per ipsum non posset vcn

» di nec aliqua pars itisius; et post praedicta intendens adhuc dictus Magi

>l sler Gualterius de ipsa puncta et acqua elevare pro fäciendo Hortum 

n pro herbis necessariis artis suae, sibi concessa fuerit oom condictionP 

» quod illull quod elevarct ultra illud quod pro dicto hospitali elevatum 
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» est, post ejus mortem rem:mN·et NC'potibus suis Petro et Galvano, qui 

» ambo ut Domino placuit, decesserunt, et quod per ipsum vel dictos suos 

'' Nepoles non posset vendi, nisi cum beneplacito ipsius Dominii etc. - » 

Questi documenti trasse il Temanza dalla Sentenza CXXVII di un Codice 

del !Uagistralo del Piovego. 

(12) Non s'intende gia d'accozzare e confondere con queste scon_ciature 

di giardini pittoreschi od inglesi, delle quali vorrebbesi con questo tocco 

cessar la smania o almen frenare la soverchia propagazione, onde salvarci 

dal giusto scherno degli stranieri ehe vi si abbattono, que'giardini del Ve

neto ehe per ampiezza di spazio, per vaghezza di prospettive, per larghezza 

di spartimenti anivano le piii volte a riprodurre con gradita illusione al

cuni bei quadri della natura, fra cui tengono il primo luogo i giardini 

bellissimi del Jappelli, e non pochi di que'del Bagnara. 

( 13) De'Giardini antichi de'V eneziani ho trattato a lungo altra volta 

io medesimo. Veggasi per cio la /llustrazione delle piante nuove o rai·e 

dell'Orto botanico di Padova. Memoria 1. del prof. R. DB V1suNI letta a 

c1uell'I. R. Accademia il 2 giugno del 1840, stampata nel vol. V. dei Nuovi 
.wggi della medesima, ed anche separatamenle in Padova coi tipi d' Angelo 

Sicca nell'anno stesso pag. 3, 5. Ivi sono addilate le fonti, da cui trassi le 

notizie di tai giardini, delle quali Ja phi copiosa si e la Venetia descritta 

in XIV libri da Franc. Sansovino, Ven. 1581, pag. 137. 

(14) Veggasi A. M. ßaASAVOLI Examen omnium simplicium medica

mentorwn, Venet. 1545, 8.vo. lvi quest' Autore parla degli Orli de'Cornaro 

e dei Morosini come gia sussistenti e ricchi di piante, fra le quali narra 

egli d' avervi veduta la Malva arborea, l' albero della Cassia, e quel del 

Pistacchio, di cui,: dice egli, aveano i Morosini fatto recare le giovani 

pianticelle dalla Soria. Brasav. loc. c. p. :1.H, 316, 322. La prima edizione 

di questo libro e di Roma presso Antonio Blado di Asola nel 1536, fol. 

(15) Le prove di quanto qui viene esposto possono ricercarsi nelle ope

re citate nella sopraddetta Memoria I, pag. 5, 6, ove si spongono per diste

so, nonchi\ nellc 1"oti:::ie inedite scrille da G10. MARsILI dei Patri:::j Ve-
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ncti dotti nella cognizione delle piante e dei loro Orti JJotunici. Pad. 

1840, 8.vo 

(16) V. P1RRRE BELON. Les observations de plusiew·s singularile:; 

et choses memorables, etc. Paris -1588, 4.to, Prem. l,ivr. p. 38, 41. 

(17) Delle cose fin qui narrate stanno i documenti nelle opcrc de'bota

nicietessi favoriti dai Veneti, e specialmente in quelle del GmL.lND rno, di 

P11osPERo ALP1No, edel VEsL1:'lG10, ehe ne attestano la verita. 

(18) Per tutto eiö ehe qui e detto intorno alla fonda1.ione dell'Orto di 

Padova, ed a quello ehe si soggiunge stilla Cattedra di Botanica ed intorno 

alla storia d'entrambe, si possono Ieggere a maggior iilustrazione dell'ar

gomento i seguenti scritti. Dell'origine ed anzianita dell'Orto Botanico 

di Padova. Memoria di RouERTO DE V1su.'.l"1, Venezia 1839. - L'Orto 

botanico di Padova nel 1842. Padoua coi tipi d' Angelo Sicca, 8.vo. 

(1.9) II Linodella Nuova Zelandaeil Phormiwnfena.x L. La Canapa 

della China e il Cannabis gi_qantea Delile. - Due. Ossalidi si coltivano 

pe'loro tuberi, l'Oralis Deppei Lodd.del Brasile, e l'Oxalis crassicaulis 

Zuccar. del Peru; l'Ulluco della Columbia e l' Ulfucu.v tulierosus J,ozan. 

J„a Picoziana e la Psoralea esculenta Pursh, cni si possono a-.;-giungcrc 

la ßatala dell' Indie Convolvulus Batatas L., quella della China Dio

scorea Balafas Hook, e la pera di terra Apios tuberosa l\Ioench. Le 

Jliante oleifere qui indicate sono l' Arachis hypo.gea J„. · del Brasile, la 

Guizotia oleifera UC. dell' Africa, la Madia sativa Molin. del Chili, 

eui s'aecostano la Camellia drupifera Lour. della Cochinchina ed il 
Raphanus sativus oleifer della China. Delle piante, le eui fibre si tes

Mono, qui si ricorda oltre l' Urtica nivea L. ehe e pure cinese, il Cype

rus textilis Thunb., il Corchorus olitorius L.; il Corclwrus te.r:tilis Dei. 

dell'Egitto. ll Cusso anlelmintico, eelebre nell'Oriente~ eil fiore dell' Ha.qe

nia abyssinica Lam. II Tek, il cui legno durernlr, compatto ed elastico 

a tutL'altri preferiseono gl' Inglesi nelle costruzioni navali, e sommini

strato dalla Tectona grandis L. fil. La gomma elastica vien data da varie 

pianle, fra eui la Siphonia elastica Pers., il Ficus elastiw Hoxb. er. II 
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8Ucco gommoso ehe imprigiona e pl'Olegge il filo metallico del telegrafo 

soltomarino, ehe unisce Parigi a Londra, ognun sa aver nome di Gutla 

Perca c ricavasi da un albero della China dctto Jsonandra gutta dal-

1' Ilooker cd appartencnle alla famiglia clelle Sapotacee. 

(~>()) Qui si accennano i varii oggetti attenenti al regno vegetabile ehe 

"'llll!'ro premia.ti in questa solcnnita, intorno a'quali veggnnsi !;li Atti 

cl„11'1. ll. Istiluto Vencto, ehe alla meclesima si riferiscono. 
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