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D A N I E L B A R B A R O E L E T T O 
D' A Q^V I L E G G I A S. 

F T T E le M í e opere, lüuñrifiimo > & l^e-
uerendifiimo Signóte*, fiu che fino guárda
te, et contémplate da glthmmim3pm fcuo-
preño la heüeXz^a loro êt tartificio delmae-
Bro 5 & beneffiejji) dal primo afj)etto non f i 
prona quelgujlo di ejfe, che hen mírate > W 

conftderate [i fente dapoi: llche come fia uero, non mi affatiche-
ro diprouare aperche, &lepitture, &lefcolture 3 & le fabri-
che de igrandhuom 'mi altrecofe chefi uedeno ognigiorno, 
chiaramentelodimoílrano>perche p'm cheJlguardano, mag-
giormente dtje inamorano i riguardanti. tlchee fegno manife-
fio, che in quelle femprefi fcuopra maggior belleza. Que fio, 
ofmigliante effetto fanno le uere, &preciofe pietre dt natura, 
compárate alie falfe,et uilifatte dagli huomini.imperoche le fal 
fe al primo guardo fanno di fe moflra aUegripma,éífplendídtf 
fma, et quaft adulatrici allettano la utfla con un faífo friendo-
re-^t poi uanno mancando. Male uere natúrali,^jine ,perche 
fonofat te dalla nerita de lia natura, nonper tngannare alcuno, 
maper dr izare gli animi a ptu alto utaggto, piu prejtano di 
quelloycheprometteno. la done ipoffediton dt quelle,fcoprendoa 
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ogni giorno p 'm m$eXt¿a> & pin ueritay fm le appre^a^ 
no, & pm le ammirano. l l fmile admiene a i lettori deSe 
cofe de gli hmmini ecceüenú, i quali heendo con dtftderio i 
precetti de He arti, et continuando con lo Hudio, ejjerci-
üo nella intelligen&a dt quelli > ritrouano nel progrejjo > che 
fanno, la ulrtu delíautore piu chiara , & piu ammiranda. 
Come e auuemto a me nella fática fatta fopra Vítru-
uiogia dedicataa Vofira Signorialüufiriftma ,&%eueren~ 
difimaúmperoche ¡per quello amoreyche ha ognmodifarele 
fue fatture ogni giorno migliori, riuedendo, &* rtleggendo il 
detto autore , & fentendoui piu gujio della eccellenXa Jud, 
& uedendo ancho, che fotto laprotettione dellagratia vo-

Jira egli era ¡lato ahbracciato dal mondo: [pinto dalla folleci-
tudine de i librar i , ho uoluto rimandarlo in luce tenendo tut~ 
tauia rae coito lo jludio,& kofferuan^amia nella dignita,& 
ehiareX&a della perjona mílraycon quel defiderio, che fem~ 
pre ho hauuto di giouare? quanto portafero lefor^e míe ad 
Qgnuno. & per daré uno tllujlre tefiimonio delle magnijiche , 
& eccellenti fabriche, che ella hafatto, & fa tuttauia in 
dmerfeparti del mondo con merauiglia de gli hmmini :deU 
lequali opere i o ne haueuauedute alcune prima, che io le de
dicare ilVitruuio, alcune ho ueduto dapoi, & fono quelle, che 
con tanta (plendidéX^a ella ha fatto in 'IRprna, & a Tioli, neU 
lequalila natura canuiene confejjare di ejjere fíat a Juperata 
dall7arte, &' dalla JplendideT^a delíanimo[uo. come che in 
una inflante fiano nati i giardini, & crefeiute lefelue, & gli 
alberi pieni dt foauifmi jrutti, inuna notte ritrouati,anzJi 
delle ualli ufeiti i monti, & ne i monti di dunfíime roce he 

fatto ilettiaifitimi, &aperta lapietraper darluogoaüeac~ 
que | & allagato ilfeccojerreno, & irrígalo dtfonti ¿ e¿ di ri~ 
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té correntia et di pefchiere rarifsime^ dellequali cofe hamo 
fatto honor ato gmdtcio huomim p u intelligentt di me. pro 
non anderopiioltre Jafciando in ognuno undejtderio arden-
ttfsimo di uederle. ei conteníandomi della fuá huona gratia, 
allaquale humdmente mi riccomando, D i Vinetia del 
M D L X V 1 L 
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F R A N C E S C O D E F R A N C E S C H I S A N E S E 
A I L E T T O R I . 

OLENDO io riftampare i l Vitruuio con i l 
commento del Reuerendifsimo Monfignor 
Daniel Bárbaro Eletto d'Aquileggia^lpeífe 
fiatcfono flato in penfiero di non offendere 
ranimofuofapendojcherua Signoria Reue-
rendifsima era occupata in altri íhidi, conue-
nienti al grado, che tiene 5 pero io fono ñato 

molco tempo a dar principio a quellojche io difideraua grande-
menee . Hora che fidandomi nella bumanitá fua,^ imaginandomi, 
cheglihuominiftudioíifempre riuedeno le cofe lo ro ,& cercano 
di ampliarle, & ornarle, ho preíb ardire di ícuoprirle i l mió difide-
r io : né mi fono ingannato della bontá fuá, perche hauendofi corte-
femente contentato che io lo riftampafsi, mi difle, che haueua anco 
apparecchiato il latino,che egli fece gia infieme col uolgare: & che 
gli haueua aggiunto molte cofe, &molte figure che non fono nel 
primo: & che mi donarebbe anche i l Latino: la doue hauendo io 
hauuto piu di quello, che hauerei faputo dimandare, ho uoluto Be-
nigniLettori ad utilitácommune,mandar in luce Tuno & Taltro 
Vitruuio, & ufare ogni diligen^a, per rifarli in forma commoda, & 
& con figure accuratamente& diligentemente intagliate dal mió 
honorato compare & compagno in quefta impreía, M . Giouanni 
Chrieger Alemano,& accommodateaquefta nuouaforrna,accio-
che ognuno poífa godere il frutto delle dotte fatiche del íbpradet-
to mió Signore.llqualeuolto col penfiero a tutte le belle arti,uá 
fempre ritrouando modi di giouare al mondo,& fi affatica di inten-
dere da ognuno le belle colejche fono nelle arti piu nobili,facendo 
ingenua profefsione di eífere obligato a chi gli fcuopre qualche 
bella inuentione. & pero hauendo ueduto, che ncllo Analemma di 
Vitruuio lo eccellente meífer Federico Commandino fi haporta-
to egregiamente interpretando lo Analemma di Tolomeo,che é 
lo ifteflb con lo Analemma di Vitruuio,^ che il punto c poílo in 
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quello, & che gli altrí, che hanno fcritto de gli horolc^non hanna 
dato nel fondamenco loro, giudicando quella eíTer uera/ola^Si ifpe-
dita uia, che ¡tífego^dímpftra, & pratica una delle parti principal! 
dell'Architettura, ha uoluto leuare dal nono libro i difcoríi gia fatti 
fopra gli horologi, & in loro uece riponere quefti di Tolomeo, & 
del Commandino5aggiugnendoui la facilitá^che é propria fuá. pero 
i lettori delrinouato Vicruuio gli hauerannoquello obligo di piu, 
come ancodeono hauerlo per molte figure aggiunte^& fpecial-
mente quelle de i Cauedi, che fono difhcili, & quelle de i bagni, Se 
dellapaleftrabellifsime5che porcanogran lumealle cofedi Vitru. 
Hafimilmenteaggiunti molti difcoríi,^ molte bellepratichejecci-
tando gli ftudiofi della ueritá a fare qualche bella coía , Sr a poneré 
le fpalle fotto a quefta honorata impreía, nellaquale molti fi fono 
inútilmente affaticatÍ5pereffereímprefa di períone letterate5&pra-
tiche5lequalidueconditioni di raro íi ritrouanoin un fogetto^ Sí 
fono piu che neceífarie, fe Thiiomo uuole hauere^ la cola, & il no-
me di Architetto. & io ho ueduto gli ícritti di molti, che fanno pro-
fe fsione di Architetti, & non fanno fare diftintione tra la Theorica, 
& la pratica: & infegnando a tirare le linee femplicemente, fenza le 
dítnoftrationi mathematiche^eníano, che quella fia laTheorica, 
& a quefto modo non hanno né Theonca ,né pratica aperche la 
Theorica íi riferiíce alia pratica, & la pratica dipende dalla Theori-
ca:&infommachinon ha lcmathematiche,non ha la Theorica, 
pero io defidererei per utilitá di quefti tali, che fi gloriano d'hauere 
rArchitetturajchefireftrígnefleroinfe ftefsi, &chefieífaminaífe-
robene,6¿faceíferoafeftefsi íe interrogationi fecondo Vitruuio, 
6¿ diceífero. Vitruuio dice, che lo Architetto deue eífer ornato del
la cognitione di moke arti, & di molte feienze. ben ho io tali orna-
mentí ? Vitruuio dice, che lo Architetto deue hauere fecondo il h i ~ 
fogno,& con una certa fobrietá, Lettere , Difegno, Arihmeticaj 
Geometría, ragion naturale, & ciuile, Aílrologia, Mufica,Profpet-
tiua,&altrearti. bene. le conofeo io o tuttejO molte,o niuna di 
quelle? Vitruuio dice, che lo Architetto, é Architetto, perTOrdi-
ne, per la Difpofitione, per la Simmetria, per lo Decoro, per la D i -
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flributione, per la gratiofa maniera, bene. ho lo Thabito di quefte 
cofe nella mente ? & coíí facendo a fe ñefsi quefte interrogationi/e 
non fi uorranno ingannare, faperanno fare giudicio di fe medefimi, 
& tronando di bauerequelliornamenti, che dice Vitruuío?nngra-
tieranno Iddio, che gli ha donati infierne con lo ingegno,^ altri be-
ni, né per queftoíi anderanno gloriando di eífere Architetti, ma fi 
sforzeranno ogni giorno con le opere auanzare fe ftefsi: & fe non 
troueranno iníe le cofe, che fi richiedeno airArchitettOjOuero s'af-
faticheranno per hauerle, ouero ftaranno queti, & non fi attribui-
ranno quello5che ñeramente non hanno. pero benigni lettorÍ5& uoi 
ftudiofi del nome^ della gloria aíFaticateui di gettare iifondamen 
tofododiquellaconl'acquifto delle uirtUj&delle a r t i , ^ ufando 
quellamodeftia5cheficonuiene5non ui attribuite le cofe d'altri, 
non ui arrógate quello, che non hauere , fíate obligan a chi ui infe-
gna? úfate diligenza per imparare^oíferuate i buoni & pigliate in 
bene, quello che per lo niio poco fapere & buon uolere mi pare di 
ricordarui^eífendo io fempre apparecchiato a uoftri commodi fen-
za alcunoriíparmio di fpefaj&di fatica. 
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I L P R I M O L I B R 
DELLARCHITETTVRA 

D I M . V I T R V V I O . 

L N O M E D I D i o GLORIOSO , io Da
niel Bárbaro nobile Vinitiano mifonopofto 
ad eíponere 5 & interpretare i dieci Libri del-
Tarchitetrura di M . Vicmuio. Miaintendonc 
é ftata con qualche honefta fatica di giouare 
a gli ftudiofi delle arrificioie inuentioni, & d i 
dareoccafionead akri difcriuere piu chiara-

mente di quelle cofe (come che moke humanamente auuengono) 
mi faranno dalle mani fuggite. Ecco benigno Letcore, che io non 
difidero premioíenzafatica,né conripoíb cerco arricchirmidebe 
ni altrui: giuftamente richiedo la tua gratitudine : Huomini nati 
fiamo, & ció che procede dalla humanitá é atto di noi proprio, & 
naturale, che uerfo altrui fi effercita: imperochead akri uiuemo, 
firl'unraltroaiutamo. Solo Iddionella fuaeííenza raccolto, biíb-
gnononhadicoía5chenonfiaeíro: mail tutto é di fuagratiabiíb-
gneuole. Godiamciadunque diquella, & fenza inuidia porgen-
doci mano di pari paííb tentiamo di peruenire a quella bella ueritá, 
che nelle degne Arti íi troua: accioche con lo íplendore della uirtíi, 
& della gloria, fcacciamo letenebre dello errore, & della morte. 

V I T A D I M . V I T R V V I O . 

V^ R C O V I T R V V I O fu altempo di Giulio Cefare, uiffe anche fono i l 
buono lAugufto negli anni di I{oma fettecento & uentifette. Fu diflatura me 
diocre, de beni di fortuna non moho accommodato. Hebbe feliceforte, r/ 
fyetto al padre, & alia madre: imperoche con diligentia da quelli nodrito, & 
bene ammaeflrato f i diede alia cognitionc di molte [Ar t i , per lequali peruen-
ne altacquifto deWArchitettura: uijfe molti anni, operó, &fcriffe, & uir-

tuofameyite ¡i condujfe a i termini della uita: né altra memoria di luifi trnoua, che le proprie 
compofttioni: dalle qualifi ha, quanto fin hora sé detto. & prima nella dedicatione dell'opera 
dice. Ma hauendo il concilio de i Dei , qucllo confecrato a i troni della immortalitá, & 
transferitonel potertuo lo imperio del padre :1o ifteflo mió ftudio nella memoria di luí 
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reftando fermo, írt te ognifaiaore tenne raecólto. Adunque con M.Aurelio, P.Minra 
dio, 8¿ Gn.Cornelio fui fopra Fapparecchio dellc Balifte, & de gli Scorpioni>& alia pro-
uifione de glialtritormenti. i quali, fubito che mi concedefti, molto bene per la rae* 
commandatione di tua forella ne feruafti lo riconofeimento. Et pero eíTendo io per 
«juel bemeficio tenuto, & obligato, di modo, che io non haueua a temeré ne gli ultimi an 
ni della uita mia la pouertá, io ho cominciato a feriuere queíle cofe. lielproemio delfeflo 
Ubmcoft dice, [ t . . . 

Et pero io grandifsime, & infinite gratie rendo a i miei progenitori, i quali approuan 
dola legge de gli Atheniefi, mi hanno nelle Arti ammaeftrato, & in quelle fpccialmen-
te, che fenza lettere, & fenza quella raccommunanza di tutte le dottrine, che in giro fi uol 
ge r non puo per aleun modo efíere commendata. | l ^ / proemio del fecondo libro atk' 
ehomdice* ^ '\ l 

Ma ame, o Imperatore, la natura non ha dato lagrandezza dekorpo; &la etá mi 
liadeformatalafaccia>& la infirmita leuate leforze : la doueeflendo io da cofi fatti 
preíidij; abbandonato , io fpero per mezzo della feientia, de de gli feritti in qualche gra
da íaiire^ 

Et altroue dimoftranonefferefíato amhitiofo ytié arrogante ytié maro, & difs modeflamen-
teparkudo ydifende iletterati, riprende i temerarij, ammaeflragli imperiti, & ammonifee con 
amorex&confede quelliche uogliom fabricare rfegni certifíimi della bontd deWanimo, ¿ r 
ddtimocen%a della uita. Scrijfe dkci libri d\Architettura (come egli afferma nella fine del-
1loprerct,)& fotto uno ajpetto, & in un corpo la ridujje, faunando le parti di ejja a beneficio di tut 
mlegenti ycome egli dice nelproemio del quarto libro, l l modo y che ufa Vitrmio nello feriuere 
£ ( c-ome.fi comime)jfrima.ordinato ydapoiconfimplicitd di uocaboliy &proprietá di parole* 
del che egltne rende la ragione nelproemio del quinto libro : ilquale io difidero y che letto fia, 
gttimacheadal'trofiuegna. Ma noihauemo altre difficultd rlequali ouero Jpauentano i Letto-
rddiFitrMuioyOuero ritardanogUjludiofi deW^irchitettura : & quellegrandi fono & potentL 
Jíilaprima é ilpocofapere di moltiyi qualifiuogliono daré aVitruuio fenT̂ a cognitione di let
tere,- ^Aitrinon conofeono ilbifogno di fapere, & fono come Sofifli, e ¡Tantatori : i difetti de i 
qfialt dallo j íuttmé fono mpiuluoghi feoperti, L'altra difficultd épofla?ielmancamento de gl i 
ejfempi ysidelle opereanttehe citóte da Fitruuio, sldelle figure yche egli ci promette. nel fine 
di ciafcuno dé i fuoi dieci Libri, Quelle ci infegnarebbeno molto, & non ci lafciarebbeno U ca
nco dipiu prefio indoumare, che approuare la ueritd delle cofe, Ma io non uorrei, che per quefte 
cagionialcuno sbigottito fi rimoueffe da fi bella,: & lodata imprefa y nella quale molti digenerofo 
animo affdticatifi fona, <&'turfhoras affaticanoy &s,affaticheranno y (pera?ido yche lafati-
ca-, & iadiligentia deWhuomo fiaper fuperare ogni humana difficultd, lo per quefta ragione 
aiutato daldiletto , & dallo fludio,che rimuein molti, pofto mi fono a quefia imprefa y alia, 
qualtéhomai tempo di entrare. Ver dijpmereadunquegliihtettetti, accioche meglio fia loro 
dimoflrato i l fentiero, (¿rilfine, al quale deonoperuenire y diró, che cofa é ̂ írte ronde nafce r 
come crefce.\a che pemenga. Diflingueroh^írti'; B¿troHerb l,xArchitettumi& le partí di ejfa':: 
dichiarntidotufficio ilfine-dúlo^Architeito*. 

-

Xuerfc foml'eqmlitddellecofeytra lequalima éy cheHabito ft dimanda fecondb che' 
; fi. dice, Fur hnon habito : ejfcr ben habituato v & fimigliantimodi yche dmotano o1 

mJ. Pondere,,0poffedere um qualitdyche di ld ,doue é ̂  lenare, Sot--
W il predett o nome, ogni feientia, >ogni arte yOgni uirtu, ' & ogni uitio fi comprende. Ha quê -
fia cognitioM-lo mdletto trahe dm cofe, Cuna é^he egli conofee la importa?^ di apprende-

re 
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repm uno habito, che urialtro. llaltra é , che non cofi ageuolmcntesacquíflano i hellihahiti, 
né di leqgieri alcuno mérito, ejftr con i chiari nomi di cjueüi chiamato. l l che cofi ejjendod'huomo 
ameduto s'affaticay & ática con le perfone eccellenti, & non[educe fe medefino > credendo ue 
ramenté di [apere, quelio che egli ñeramente non [a. Diuidonftgli habiti in queflo modo) che al ' 
tri[ono deílo intelletto, altri delta uolontd noflra. Gli habiti dello intelletto [ono di tre manie
re, tAlcuni non lafi iano lo intelletto pin al uero > che alfal[o pegare % come é ¿a opinione > U[o-
fl>etto,la credulita: .Altri uolgeno la mente humana dal uero>& di [ermo alfalfo la torcono. co 
me fe alcuno da falfiprincipij dijpofto, al uero per modo alcuno confentire non potejfe: & que
flo mal habito fí chiama Ignoranxa praua. La terxa maniera di habiti é queüa, che auueTga 
lo intelletto al uero, di modo, che egli non ftpuo aUafalfitd, & aWerrore per alema uia riuol-
gere; Degna ucramenté &preciofa qualita, conditione di habito, come quella, che lieui la 
injlabilitd deiroppinione , chiarifea i l fojpetto > & induca la certexga, & lafermex^a dellaue-
ritd. Maperche i l uero neüe cofe diuerfamente ft truora :perb dintorno al uero nelle cofe mol-
tifono gli habiti deüo intelletto. Dico adunque nello ifiteÜetto humano ejfer un habito del ue
ro, che di neceffitd admene,& unaltrohabito diquel uero,che noné necejfario , detto da 
Filofofi Vero contingente, l l Vero necejfario é quelio, che per uera, & certa ragione fi con 
chinde. & oltra di quejio uero necejfario é quelio > che per prona de alcuna cofa fipiglia. & fi-
mímente uero necejfario équelio, chedella prona, & della cofa prouataécompoflo. La onde 
dalla predetta diuifione tre maniere di habiti dintorno al uero necejfario ci fonomanifefle. La 
prima é mminata Scienxa, che habito é di conclufione per uera & necejfariapronaacquijiato. 
La feconda é detta Intelletto, che é habito de iprincipij, & deUeproue, & ritiene i l nome della 
potenza delTanima, nella quale egli f i truoua: la onde é nominato , Intelletto. imperoche alio 
acquijio di quelio non ni concorre altro habito precedente :ma conofeinti itermini, cioé fapen-
doft la fignificatione de i nomi: di fubito lo intelletto jm%a altra prona, folo da diuini raggi //-
lujlrato del lume naturale conofee, & confente ejfer uero quelio, che gli épropojio. Tero Dan 
te chiama i l conofeimento di quejio uero, prima notitia. & quel uero, primo uero. i Filofofi* 
primi concetti, o Dignitd,o Majjime fogliono chiamare. Da queflo habito detto intelletto, han-
no hamto uigore, & forzajpecialmente le Mathematice. perche in qnelle fono quejie notitie 
manifeflijjime , & benche picciole fiano di quantitd, fono pero di ualore ineflimabile. Ver fape 
re adunque conchiudere molte cofe da i proprijprincipij, (che altro non é, che hauere feien^a ) 
bifogna prima acquijiarft lo Intelletto: cioé ifhabito, che conofee iprincipij. che io in quejio I m 
go chiamerei, Intendimento, per non confondere i uocaboli delle cofe: perche intelletto é nome / 
di potenza & di uirtu deW anima, che intende: <¿rintendimento éoperatione, onero habito di 
quellapoten^a. La terxa maniera é detta Sapien%a, che é pronta & ijpedita cognitione delle 
proue alie conchinjiotii applicate. Et come lo acume della dinina intelligenxa penetra per entro 
al mexo di ogni cofa ,coft ad uno rifuegliamento dello intelletto habituato in molte. feien^e, & 
nella cognitione di moltiprincipij fi ritrona i l uero: & quefli fono gli habiti dello intelletto din-
torno al uero necejfario: cioé dintorno al uero, che non puo ejfere, che non fia, ne i quali non 
fi é ritrouato quelio habito, che noi ^rtechiamamo .'propriamente dico, perche hora firagio 
na con iproprij, & ueri uocaboli delle cofe. Hora uediamo fe tra gli habiti, che fono dintorm 
al uero Contingente fi troua t A r t e . Dico che nelle cofe fatte da gli huomini, perche dipende-
no dalla loro uolontd, che non pin a queflo, che a quelio éterminata, non fi troua quella necef-
fita, di che fopra dicemmo. altre di qnelle fono pertinenti alia unione, & conuerfatione, al-
tre conuengono allautilitd, & c ommodo uniuerjdle. La regola di qnelle énominataTruden-
%a, che é habito moderatore delle attioni humane, & cinili. La regola dellefeconde é detta A r 
te, che é habito regolatore delle opere, che ricercano alcuna materia efteriore. & fi come dallo 
habito della prima regola gli huomini joño chiamati Trndenti, Giudici, Legislatori, e L{ettori: 
Cofi dalfecondofono dettiiArchitetti, Soldati, ^ígricoltori, Fabri, & .Artefici. Dalle gia 
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dette cofe ritromto hanemo, che .Arte é habito nella mente, come in uero foggetto rípoflo, che 
la dijponea fare, & operare con regola, &ragione fuori di Je cofe utili aíla uita : ComeTra 
denxa éhabito, che dijpone lo inteüetto a rcgolare la uolontd in queüecofe, che alia unione, & 
bene delta república, & deüafamiglia, & dife flefo, conuengono. La onde giujli^modefti, 
forti, kheraliy amici, ueraci, & in fomma buoni, ¿r uirtuoft diuentiamo: <¿r dipiu quafifemi-
deiper la uirtii heroica ftamn giudicati. Ma lafciamo a dietro le cofe, che non fauno per no;, & 
ritrouiamo i l nafcimento delleUrti Jecondo, chepromefo hauemo di fopra. jfyfce ogni arti 
•daif¡>crienxa. l l che come fm,diro breuemente, dimoflrando che cofa é Ijperien^a: Da chena-
fce: Come fia fonte dcíle,Arti. ijperien^anonéaltrocheunacognitione natadamolte ricor-
danxedi cofefmi'/Ttantia i fenfihumani fottopofle,perlcquali ricordanxeíhmmo giudica di 
tutte ad uno iflefó modo. JLccoti l'ejfempio. Vel conofcere una cofayui concorre prima M fen 
fo, dapoi la memoria: oltra di queflo la comparatione delle cofe ricordate. Hauendo thm-
mo per túa de i fenfi compre fo, che lo Aijfenxp 3 per effempio, ha conferito a queflo, & aquel
lo nella debokzxa dello flomaco, ricordandoft di tale ejfetto, ne caua una fomma uniuerfa-
le, & dice: ^Admujue done é debolex^a di flomaco Lo ajfen%p é gioueuole, & buono. l l fimilc 
pmfare delle altre piante, & da molteparticolari, et diflinte ijperien^e col mexp deüa memo
ria puo trarre le propcfitioni uniuerfali, lequali fono principij deWarti. La ijperienTa adunque 
é fimils aWorma, che ci dimoftra tejiere, perche fi cofne torma é principio di ritrouare i l Cer
no , népero ¿parte del Ceruo, (perciochc i l Ceruo non é compoflo di orme,) cofi la ijperien^a é 

ma che differcmg fia tra la ijperienxa, & l\Arte, ft uede in queflo modo. Certo é , che quan 
to aW operare non é daU\Arte la ifperien%a diferente .-percioche tanto in quefla, quanto in quel-
la uenendofi aWejfetto, fi difce?id$ alio indiuiduo; perche le attioni fono cerca le cofe particola
r i : Ma quamo alia for^a, & alia effeacia deW operare, gli ejpertifanno efetto maggiore, che 
quelli j i quali hamo folamente la ragione uniuerfak delle cofe: & pero Jpejfo admiene che lo j í r 
tefice inejperto, auuenga Dio, che egli hahbia nella mente la ragione de gli tArtifcij, erraperb, 
&pecca henejf-effo, non per non fapere, né perche la ragione fia men uera : ma perche non é 
ejjercitato t né conofee i difel t i della materia y laquale molte fiate non rijponde alia intentione 
delUA r̂te. Contutto queflol\Arteépiu eccellentey & piu degnadeüaijperien^, perche é piu 
uicina al fapere , intendendo le caufe, & le ragioni delle cofe, la doue la ijperien%a opera fenxa 
ragione. ^Apprejfo lo intelligente\Artefice épiupronto a rifoluere, & dar contó delle cofe, che 
itfemplice y etpuro ejperto. La onde l'^írte é alia fapien^a, che é habito nobilifflmo, piu uici
na. Segno manifejlo del fapere é ilpotere inftgnare , & ammaeflrare altrui y percioche la, 
perfettioneconfifle inpoterefaraltriafenudefimifimiglianti. Et pero H^írtifice, che équello 
che intende la ragione y pHainfegnare &fareuríaltro fe flejfoy quanto aW^írte fuá : Ma lo 
Ejpsrtonon cofi. &fe bene lo liberto moflra ad altri come egli fa, non pero éatto a dame con 
to,non hauendo t\Arte: & la fuá dimeftratione oltra i l fenfo nonfi efiende > & é folamente in 
modo di uedere congiunto con alema oppinione, o creden%a di colui, che uede: ilquale in fimi-
le attofitufjlcio feruile imperfetto * ¿p lontano daWujficio delV^ rte : & pero Fitrunio mióle y. 

ífftott&^fattíHÍa dúgtítíúlte'^éo^M^ytdtf'tf • Come adunque nafce la ifperienxa; che 
eofié in che modo P^írte ¿aquella procede, chiaramente s-édimoflrata* Dalche fi com
prende eflér-due-fnaniere di ijperien^a. l'una ycheuU\Arte éprepofla,. cioéche fi fa primar che 
sacquijli t.Arte rcome quando fi dice» lo faccio ijperimTa > & uogliaprouare , fe mi riefee al-
cuna cofa queflo i come fonte a fume quanto aW^Arte. ta l t ra maniera équellaycheé ec 
citat â  y & defla daW.Arteche fi truoua in mi > & fecondo le ragioni deü'iArte la effercitiamo, 
Egli fi puo anche dalle pvedem cofe uedere * che la ifterienxa moka pin ferue alie .Art i , che 
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s acquijlano ptr imentione , che a quelle, che slmparanoper ammaejlramento. l l fiafciment» 
dclle arti da principio é dehok, ma col tempo acquijh for^a et uigore: imperocheiprimi imen 
tori hamo poco lume dellevofe, ^nonpojfono agcnolmenteraccogliere molte uniuerfdi pro-
pofitioni, per lequali lur tes ingagliardifca y perche per la bremtddeüa tata non hamo tem-
po difame la ijperien^a: ma lafciando a pofteri le cofe trouate da lorofcemano la fatica di quel 
Hi &• aggiugneno loro occaftone di aumentare le .Ar t i , per la moka uirtü y che ne i pochiprin 
cipij ft truoua. perche ft come nella menteft concepe la moltitudine defudditi fotto un Trincipe, 
cofi molti concetti delíarte a l fuo principio ft riferifceno. &per queflo di gran laude fono de-
gni güinuentorideüe cofe, iquali hamo trouato iprincipijfenxa rijparmio di fatica y da i quali 
derlua i l compimento, & laperfettione delt^írti: done eglift pub diré che la meta del fatto, é 
i l cominciar bene. Et quifiadetio a bajian^a d'intornoalla origine y difinitione , accrefcimen-
i o y et perfettione deU\Arte. T{efla che io diflingua í^írti fecondo, che di fiprapromifi di fa
ro . Certo io non uoglio in quefto luogo fare una fcielta di tutte l'.Arti partitamente y perche 
tropporitardareilo intendmento dichilegge, & poco giouerei. Lafcieróa dictro quella f t -
gnificatione uniuerfaledi quejlo uocaholo, che abbraccia l\Arti liberaliy delle quali tre f ú " 
nod'intor'fioal parlare y & quattro cerca la quantitd, d'intornoal parlare é l a Grammatica, 
la Retorica y la Lógica-.Cerca la quantitd é la Geometría y l\A¡irologia y í Arithmetica y la 
Mufica. LafcieróFiArtiuiliy &bafíe y chedegne non fono della prefente confideratione yné 
del nome deU\Arte, ISlonragionerodiquelle ^írtiyet dottrine y che ci fono irijpirate da Dio i 
come é U noflra chríJUam Theologia ¡perche hora non fi tendea queflo fine y che ritruouia-
mo tutto quelloy che fotto nome di j í r te f i contiene : imptroche non é al propofito nofíro:ft 
che io lafcierd le diuinationi, che mtfcolate fono di diurna injpiratione y & humana inuentio-
ne. Sonó adunque al prefente bifogno quelle ̂ rtinecejjarie y che ferueno con digmtd y &gran 
dexga a l ia commoditd, & ufo dé1 mortali: come é C^Arte di andar per mare detta Islaulgatio-
ne, F^írte Militare, C^írte del fabricare, la Medicina , l¿ígrkoltura., la Fenaggione, la 
Tittura y tfr Scoltura % i l lanificio, & altre fimigliantiy lequali in due modi ft pojfono con-
ftderare, prima come difcorreno , & con uie ragioneuoli tronando uanno le ragioni * <¿r le 
rególe delt operare. dapoi come con pronte'Zga di mano saffaticano di poneré in alema materia 
tjleriore, quello che era ripofio nella mente. Donde nafce che alcune Sírti hamo pm delta feien-
%ay & a l t Y e meno. & a conofeere r^Arti piu degMy quefia é l a uta. Quelle 9 nelle qualifit bifogno 
reírte del numerare y la Geometria,& £ altre Mathematiceytutte hamo del grande : ilrimanen 
te fenxa le dette .Arti (come dice Tlatone) é uile, & abietto, come cofa nata da femplice ima 
ginatione y fallace coniettura y & daluero abbandonata ¿Jperienza . Et quim apparird la di
gmtd dell',Architettura, laquale approua égiudica le opere,che dalle altre Jírti fi fanno* Ma 
per che prima non ft deué lodare alcuna cofa, fe prima non ft fa , che cofa ella fia Tgiufto y & ra 
gioneuole éy chedirnojiriamol'origine , & la for^ay & le partí delllArchitetturay, & qtiat 
fia tufficio y & i l fine dello ^rchitetto. & perche i l medefimo ft fit dallo %Auttore y come 
da erudito, & ammaejirato ne iprecetti deWfArte, darb principio alia dichiarañone de i fuoi 
detti y sbrigandomi prima daüa dedicatione delí opera. Dedicando adunque ad Ottauia ¿in
fla dice in quefia modo • 

i i p l l l l E N T R E , cíiefa tuadiurna mente, & Deitá ,o Cefare ímpera-tore,acquiííaua' 
p ^ ^ l l'ímpcrio del mondo, & i cittadini fi gloriauano del trionfo & della uittoria 
jgB&Sm 1113 > eíTcndo tutti i nimici dalia tuainuictauirtu á térrabattuti: & mentre, che 
tutte le nationi domite, & í'oggrogate i l tuo cenno attcndeuano,^ il popólo Romano in-
ííeme col íenato fuori d'ogni timore, dai tuoi altifsimi prouedimenti & coníigli era go-
uernito ; io non aidiua mandare in luce le cofe dell'Architettura da me rcritte ,tra tan:c 
oceupationi, & con grandi pcníkri cfplicate ¡ dubitando non fuor di tempo tramettendo-
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Ittt, incorrefsi neH'offcfa dciranimo tuo. Ma poi , che io m accorfi, che egual cura tene-
ui & dclla falute cTognuno con il publico mancggio, & dclla opportunitá de i publici edi-
fic¡j ;accÍQchenoníolamente fufl"ecoIfauor tuo la Cittá di ílat» fatta raaggiore, nlaan-
choralamaeftádelIoimpe^ograndezzahaueí^e,& riputationedcllc publiche fabricatio-
n i : io ho penfato non cííerpiti tempo di tardare; & non ho uoluto pretermcttere, che di 
fubitoánomctuononmandafsiinlucelegiádcttccore. Imperoche perquefta ragione 
10 era da tuo padre conofciutoj&della fuá uirtu moho ftudiofo. Ma hauendo il conci
lio de i celefti Deiquello coníecrato ne i feggi della immortalitá, &trasferitonel poter 
tuo lo imperio del padre: lo irteíTo mió ftudio nella memoria di quello reliando fermo, in 
teripofeilfauore. AdunqueconM. Aurelio, Pub. Minidio,& Gn. Cornelio fui fopra 
rapparecchio delle Balifte, & de gli Scorpioni. & alia rifattione de gli altri tormenti; & 
infierne con eíío loro neriportaidellecommoditá,lequali fubito che tu mi concedefti, 
molto bene per la raccommandatione di tua forella i l riconofcimento feruaíti; & pero ef-
fendo io per quelbeneficio tenuto & obbiigato, di modo che inílno alio eílremo della ui-
ta non hauefsi a temeré alcun difagio; lo diedi principio á fcriuere quefte cofe: perche io 
haueuaauuertito,chetuhaueuifabricato moltecofe,&: tutta uía ne uai edificando;& 
anche per lo auuenire fei per hauer cura, & penfiero delle publiche, & priuate opere fecon-
do la grandezza delle cofe fatte, accioche fiano alia memoria de'pofteri commendate. Io 
ho fcritto con diligenza determinad precetti in modo, che da te ftcíío ponendoui penfie
ro potefti conofcere quali fufiero le cofe giá fabrícate, & come haueflero a riufcir quellc, 
che íi doueíTerofabricare: percioche in quefti uolumi,io ho aperto tutte le ragioni di que 
fío ammaeftramento, 

i l fauio & prudente lettore potra per le parole di Fitr.conftderare laprudenxa, & bonta fuá, 
come di perfena, che ejjendo per beneficij nceuuti obligato & tenuto, dimoflra gratitudine, & 
neÜagratitudinegiudicio, ojferendo queíle cofe, chepojjono effergrate d chikriceue . & inue-
ro ejfendo tutto i l mondo fotto un principe, lar mi erano ceffate, & le porte di Giano rinchiufe. 
11 principe raccolto nella gloria delle beUe imprefe da luifatte ,godeua del fuo jplendore , & frm-
mamente fi dilettaua di fabricare gloriandofi dilafeiar la citta (che prima era dipietre cotte ) la-
firicata diMarmo * Fu adottiuo figliuolo di Giulio Cefare: meque di ̂ Accia, & di Ottauio. ^Al 
coftuitempo nacque mjiro S ignore. Fu ueramente buono, & grande appoggio de* utrtuoft ,per 
ilche non tantoper hauereaccrefciuto lo Imperio effer deue nominato ̂ íuguflo, quantoper haue-
refauoritoglihuominida bene, & aumentato conlode, &premio ogniuirtü,&doltrina . ^ílui 
dunquemeriteuolmenteconfacraFitruuiolefatichefue,& con ingegno di quellecofe,&con 
quelle parole lo efalta, che ueramente,&fen^a adulatione fe gli conueniuano . Et tanto fia det~ 
to, dintorno la dedicatione delTopera. Eglifi legge in alcuni tefti non Minidio, ma Tŝ umidio, & 
in alcuni Klumidico. Io non truouo altrafede, che piu ad uno, che altro modo f i debbia leye
re . Benche in alcmie Medaglieft legga ejfere flato fopra la Cecea un L. Mufidio. ma queflo po
co c importa. T^é iofono curiofo di dichiarare che cofa é Balifta, & Scorpion£,pcrcioche fe ne 
dirá nel décimo libro al proprio luogo. n¿fi deue ( per quanto fiimo io ) confondere tordine delle 
cofe. Feniró adunque a Vitr. ilqualefecondo i l precetto] deW ¿irte diffimfee, e determina, che 
cofa é^írchitettura,dicendo. Architettura é leienza, di molte difciplinc, S¿ di diueríi am-
maeílramenti ornata, dal cui giudicio s'approuano tutte le opere, che dalle altre Art i com 
pintamente fi fanno. 

• Trima, chefi ejponga, & dimoflri che cofa é Architettura, dirá lafor^a di queflo nome,per-
ciochemoltogioua alio intendimento delle cofe, che ftdiranno. Architettura ¿rrnne, che dal 
greco derriua ¡ & é di due uoci compoflo. La prima fignifica principóle, & capo ¡ La feconda 
fabbro, ó artefice. Et chi uoleffe bene efprimere uolgarmente ¡aforra del detto nome, direbbe 
capomaeftra. Btpero dice Tlatone, che lo Archtetto non fh meflieri alcunoma éfopra flan-
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teaqueÜiycheglifamo, Ladoue potremo diré l'^rchitetto non ejjer FabrOynon ?naeflrodi 
legname, nonmuratore,nonfeparatamentecerto, &determimtoarteficd macapo,fopraflanter 
<¿r regolatore di tuitigli arteficij: come queUo, ch e non fia prima, a tanto grado falito, che egli 
nonft habhiaprima in molte, & diuerfe dottrine, & opere ejjercitato. Sopraflando admcjue di-
moflra, difegna, diftribuifie, orcüna > & comanda. & in quejli ufficiappare la dignita dell'̂ Ar-
chitettura efíer allafapienxa uicinaí& come uirtií heroica nelmc^o di tutte le artidimorare, 
perchefolaintendelecagioni;folaabbraccia le beüe,& altecofe:Jólaydico,tra tutte l'^Arti 
partecipa delle pin certe fcienye, come é ttArithfnetica, & la Geometría y & le altre, fenxa le-
quali (come s é dctto) ogniarte é uile > &Jen%a riputatione. Fedendo adunque Fitr. l-^Archi-
tettura ejjer tale * dice prima ella ejíhr \ Scien^a. | &per Scim^a intende cognitione, rau-
nan%a di moltiprecetti, & ammaeftramenti yche unitamente riguardano alia conofcen â d'un fi
ne propojio. poiperche in quejio la ̂ Architettma conuiene con molte altre fcien^rdeíle quali par 
mámentefipuo diré > che ciafcuna fia cognitione: pero Fitr.le attribuifce alcme differenxe* 
che riftringono queüo intendimento uniuerjakr & commme delpredttto nome. & quejio éujficio 
delta uera diffinitione, cioé dichiarire la natura, & laforxa delta cofa diffinita, in modo che ella, 
da tutte altre cofe difl,intay& feparata fi cono fca.&peró foggiugne Fitr. | Di molte difcipline, 
di diuerfi ammaejlramenti ornata. | Et dijiingueper le dette parole T^írchitettura, da molte par 
ticolari notitie, che uengono da ifenfi, ¡ianno neüa ifpmmqi y & fi ejfercitano per pratica. T^é 
per quefto anchova ébene diffinita l'S4rchitettura:percioche fe quiui reflaffe la diffinitione} eü<t 
farebbe commme , & piu ampia di quello ychefi conuiene. Imperoche l\Ak'te del diré, la Me* 
dicina ,<¿r-molte altre ̂ í r t i , <¿r fcien^e órnate fono dimolte dottrine , & di diuerfi ammaejirâ -
menti y come chiaramenteperglifcr it t i di Cicerone , di Galeno > & daltri autori fi uede. I{iftri~ 
gnendo adunque Fitr, con maggiori proprieta la fuá diffinitione y dice \ Dal cui giuditi o sappro-
uano tutte le opere y che dalle altre artififanno. \ Ecco l'ultima differenxaychenei ueri,&giu-
fii termini, & quafi confini rinchiude l'^írchitet tura.percioche ilgiudicare le opere compiute dat 
letsírtirépropriodileiy.&non cf altre . Horatore s adorna dimolte ^ r t i y & difcipline y <&> 
queUegrandifjime, fono r&beüifjime. llfimigliantefk i l Medico ; ma tuno faltro hanno* 
diuerfi intendimenti. tOratore s adorna per potereperfuadere ,cioé indurre opiniones in ogm ma
teria propofla. l l Medico per indurre, ó conferuare la finita. Ma lo ^Architetto folopergiu-
dicare, & approuare le opere perfette dalle altre ^Arti rperfette y dico y mer compiuteycome d i 
ce Fitr. pero che non fipubgiudicarefe non le cofe finite yac ció niuna fcufafia dello ^Aneficc. 
F ero canche quejio y-che lo ^írchitetto fopraftando mentre che fi fhnm le opereygiudica fe el
le fifanno bene y 6 male approua qtte¡lavet biafma quella yfecondo ilgiudicio y&laxognitio-
ne y-che egli ha; &forfe quefta é migliore ejpofitione che la di fopra . Dalla • diffinitione dell^r-
ehitettura y fi-comprende che cofa é ^irchitetto r & fi comfpe %tArchiteLto efier coluiyche 
per certa y & merauigliofa ragione, & uia s i con lamente >-& conianimo fm determinare y€0— 
me con lo infegnare y>&con Popera condurre a fine queík cofe y che dal mouimmto de: i pefidal 
compartimento de i corpi y ¡¿r-dalla compofitione ddle opere a.beneficio degli huominifaram^ 
commendate. | ^írchimtura éfcienxaomatadi molte difcipline yitfrdi diuerfi ammaejlramen--
t i . } Etperdifciplinaintende quello y-che i difcepoli imp araño . EtperammaefiramentiyqueÜQ> 
che i maeflri infegnano.dparlare é injlrumento dello infegnare ludiré dello imparare. La dot^ 
trina comincia nel concern di colui y cheinfegna y&fiejiendtfino alie parole. U difciplmaco* 
mincia neltudito di colui, .che impara y & termina nd concmo-. Mahella cofa é i l fupponere: 
per tapone r & dimojirare per pratica; in queUo-éU:mtmm;yin.-quejhéfa-Erudimne',cio¿:h' 
fgrofjamento . { Ver lo cuigiuditio s approuano . \ l l gmdicare i cofa-ecsellemifiimay &7ion' . 
adaltriconcejfay che d ifauiy &prudenti: percioche i l giuditio fi fn fopra le cofe conofcinte,, 
(¿r per quello y \ S'approuay\ cioé fi da lafenten^y&fidimojira y-checonragio7ie fiéope^ 
rato .^pprouaadunque r^rchitenura yl'operefhttc dalle altre arti . Opera é:quello artificioy, 
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o.lamro i che refla cejjando toper atiene ddlo M e fice, o finita, o non finita, che ella fia: eme 
Operatione équelmommento che eglifh mentre lauora. Ma ^Attione sintende negotio, o ma-
neggio ciuile, & uirtuofo, cejjato che tgü fia i niente refla di fitoriy l ^Arti. | Qui sintende 
tarti in quanto ft opera 3 le ragioni dell e quaü ad eff t patraña fi riferifeono. Et quifia fine alia 
dijfinitione dell'^Architettura. neüaquale uirtualmente comprefe fono le helle ucriú de\l\Ar-
chitettura,&deiprecettifmi;cofadegna di moka conftderatione, & perche egli sintenda 
quefto mirahile fecreto: Dico, che in ciafeuna fcienxa la diffinhione delfoggetto, del qual ft trat-
taycheéquellodcuifiriferifce tutto quello che nella fcienxa é trattato y contiene uirtualmente 
lefolutioni de i dubij, le imentioni de ifecreti, & la ueritd deüe cofe in mella fcienxa contenu-
te , uirtualmente conteneré intendopoterprodurre una cofa y come i l femé contiene in uirtu H, 
frutto, Ladiffinitione admque del foggetto quando éfa ta con le ragioni dichiarate di fopra, 
cioé guando dimoflra la natura deüa cofa diffinita , la raccommunan%a\y che ha con rnolte altre 
cofe y & la differenxa & propicia che tiene, ha uirtu di fhrmanifejle le ofeure dimande, che fo
no jktte in quella fcienxa. & la ragione é, perche la diffinitione del foggetto é principio della di-
moflratione. iíquale comep^cetto delt¿Arte ejferdeue uero y utile y & conforme; ( come dice 
Caleño ) Vero y per che niente fi comprende y che uero non fia y come fe eglifi dicejfe, i l Fele della 
chimeraejfer utile dgliinfermi. quejio non ft potrehhe comprendere y perche uero nonéyche la 
ehimera tra le cofe che fono ft troui. Vtile, perche é necejfario y che egli tenda d qualchefine ; 
& Ftilitd non éaltro che riferire le cofe al debito fine ,&inuerodegna non é del nome di .Arte 
quella cognitione y la cui operatione non é utile alia humana uita. La conformitd é pofta nella 
uirtupredetta diprodurre. perche molte cofe hamo in fe lafor^a della ueritd, che non hanno la 
for%a deUa conformitdy& la uirtu confifie neWapplicañone, & quelle non hanno ualore d'infiui-
re illume loro nelle cofe, llche ft conofee, che uolendo noi applicare iprincipij alie cofe ynon fi 
raccoglie alcuna ragio7ie,percioche non fono conformi yné concludenti, Qumdo adunque i l 
foggetto y & leproprieid nafceno da i principij y & caufe, aühora ui é la conformitd. Vero é 
da tuttigiudicato ( conofeiuti i termini, come io diceua ) che fe dalle cofe eguali fi leueranno í e -
guali y o dalle pari lepari , i l rimanenteftrd pari b eguale. néfolamente é uero quefio principio s 
ma di ualore grandiffimo .percioche eglifi applica dal Filo fofo naturale a i mouimentiy al tem-
pOy aglifyatij: dal Geómetra alie mifiírey&grande^ge; dallo >Arithmetico a i J^imeri; dal Mu 
fico a ifuoni; dal Medico alie uirtu & qualitd delle cofe . Stando adunque ció y che sé detto, ne 
feguita queüo, che dird Fitr, ieWiárcmtettura. & prima del fuo nafeimento, & poi delle fue 
€onditioni. dice adunque . {Efanafce dafiibricay & da difcorfo.l Quefla confequenxanon 
fipuo conofeere yfeprimanonfifiimanifefioy che cofa é Fabrica y & che cofa ébijcorfoyperb 
dice Vitr. I Fabrica ¿continuo, & ejjercitato penfiero deWufo, che di qualmque materia, che 
per dar forma al? opera propofta ft richiede, con le manifi empie. Difcorfo é quetto , che le cofe 
fabrícate prontamente, & : con ragioneuole proportionc puo dimoflrando manifejiare, l Diuim 
é ñeramente i l defiderio di quelli, che leuando la mente alia conftderatione deüe cofe beüe, cerca
no le cagioni di quelle > &riguardando come dal di fopra saccendeno aÜefitkhe per lo contra
rio molti fono y che con grandiffime lodiinal^aíido al cielo idottiy & letteratihuomini, & con 
merauiglia ngttardando lefcienye fanno ogni altra cofa piupreflo che affaticarfiper acquiftarle. 
Sonó anche molti, i quali auenga, che fappiano cffer bifogno per lacquíjlo iuna fcien%a partki-
fare di molte altre y poco pero di quelle ft curano, an^i danno d hiafimo fe alcuno fi da alio ¡ludio 
di quelle. Qjfffii come gente trauiata & folie, ft denno Uftiare da parte. BelU cofa é ¡l potare 
giudicarey& approuarele opere de mortaüycome atto di uirtu fuperiore yUtrfo Íinferior: 
niente di menopochifi danno alia futica ypochi uogliono adoperarfiy ufe iré delle pclli deWotio: 
¿rpercio nonfhnnogiudicio, &per confeguente 7ion pemengono al fine dell^rchitettura; Ma 
folo ftuannogloriando di efferchiamati A^rchitetti di queflo principe & di qucllo. & alle^ano 
non le ragioni yina le opere loro, dicendo cofifeci io, cofi ordinal HeL tal pallaigo, & nella tal • 
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chieja. & non uogtiono conftderare, che non hamo, Geometría, né ^írithmetlcA, né inteni ' 
w la forxa delle proportioni, & la natura dclle cofe. Egli bifogna adunque hauere ejfercitio^ 
fabrica ¡hifogna difcorfo, l l difcorfo come padre; la Fabrica é come madre delí'Jírchitettu-
ra . f La fabrica é continmto penftero deíTufo . \ Ogni artificiofo componimento ha lo ejfer 
fuo dalla notitia del fine come dice Galeno . Folendo adunque fabricare y fa dimefiieri hauere co 
nofcimento del fine. FimintendoioquelloyacHÍsÍ7idrÍ7^laoperatione:Etmqueflo lo intel-
Utto\confidera, che cofa éprincipio, & che cofa é mexo. & truoua che ilprincipio f t confidc-
ra in modo dipreftdenTg, ncl principiare i l fine é prima dello agente, perche i l fine é quello , 
che muouealt opera: lo agente é prima che la forma j perche lo agente induce la forma; & la 
forma ¿prima, che la materia: imperoche la materia non é moffa i fe la forma non ¿prima nel* 
la mente di colui che opera. I l mê o ueramenté ¿ i l foggetto nel quale i l fine manda la fuá fmi -
glianxa al principio, & i l principio la r imanda al fine: pero non ¿ concordanxa maggiore di 
queüa > che ¿ tralprincipio, e7 fine. oltra di queflo egli f t comprende che chiunque impedifce i l 
me^o) lena il principio dalfine: & che i l mexo per cagione del principio saffatica, & rijpetto 
alfinefiripofa. folendo adunque fabricare, hifogna conofcere ilfine,come queüo, cJyalme-
í(o impone for^a, & neceffitd. Ma per la cognitione del fine ¿ necejfario lo jiudio, ti, penfa-
mento: Et fi come i l faettatore non indrix^arebbe la faetta alia brocea, fe egli non tenejfefer-
ma la mira i coft FÍártefice non toccarebbe i l fine, fe con la mente altroueeglift riuolgejfe. 
tufo adunque ¿ ( come s é detto ) drixgare le cofe al debito fine: come abufo é torcerle da quel
lo • Ma per hauere quefto indrixgamento delle cofe al fine yfa bifogno d? hauere un'altro ufo,ilqua 
le uuol diré tAjfuefattione, laquale non é altrojche fyejfa, & jrequentata operatione d'alema 
uirtü j & potenza deW anima, o del corpo. onde egli ¡i dice ejfer ufato aliefatiche, ejfer ufatOy po~ 
fio in ufo, ufanea, & confuetudine, Bifogna adunque ejfer ufo di continuamente penfare al fi
ne . Etperó dice Fitr. Fabrica eííer continuo, & eflercitato, & come uia trita, & battu-
ta da paflaggieri frequentato penfiero d'indrizzare le cofe a fine conueníente*. 

Et da quefleparole j i dimoflra la utilita che era conditione deW^Arte. Ma perche con tanta 
foüecitudine di penfiero affaticarft, a che fenxa intermijjione penfare t certo non per altro, che 
per manifeflare in qualche materia efleriore la forma, che prima era nel penfiero, & nella men
te; &perd dice Fitr. dando fine alia diffinitione della Fabrica, quella ejfere operatione manife-
fia in qualche materia fuori di m i , fecondo i l penfiero, che era in mi , Fero ¿y che Fabrica é 
nomecommune a tutteleparti deW^írchitetturay&moltopiuabbracciaydiqueüochecommu 
nementefijiima, comefi dirá poi, Difcorfo é quello che le cofe fabrícate prontamente, 
& con ragione di proportione puo dimoñrando manifeftare . 

I l difcorfo ¿proprio deirhuomoy&la uirtUy che difeorre, ¿ quella che confidera quanto fi puo 
farecontutte le ragioni aWopere pertinenti;& pero erra i l difcorfo y quando lo intelletto non 
concorda le proprieta delle cofe atte a fare y con quelle che fono atte a riceuere. Difeorre adun
que thuomo y cioéapplica i l principio al fine per uia del me^p: Hche y come s ¿ detto y ¿ proprio 
della humana jpecie. luenga che gli antichihabbiano ágli altri animali concejfo una parte di 
ragione y &chiamatiglihabbiano maejiri deWhuomo ydicetidoyche luirte del tefere é jiata 
prefa dalla T\agna, la dijpofitione della cafa, dalla Fórmica, ilgouerno ciuile dalle J i f i ; ma noi 
trouamo y che quelltfono injiinti di natura, & non difeorft dell\Arte : & fe ^r te fi deue chia-
mare la loro naturale, & non amedutapruden^ay perche non f i potrebbe fmilmente ̂ írte chia-
mare la u ir tü che nellepiante, & nellepietre f i truoua? Come t ^ í r t e dello Elleboro purear i l fu-
rorey^rtedellapietra ne inidi deW^quiley detta Miteyrilafciare i partitVerche anche 
nonjtpotrebbedire ejfere un i r t e diurna che regge y &conferua i l mondo tuna Celejie che re
gola i mommenn de i cieli t una Mandona, che tramutagli elementi ? Ma lafeiamo la tralatione 
dej nomi yfatta per la fimiglian^a, &pigliamo\la nerita, & laproprietá delle cofe. Difcorfo 
adunque é come padre, fecondo che detto hauemo difopra > deüUnhimura i nel quale ui bifo-
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gnafolertia. Solertia non é altro, che fubita, & pronta imentione del me%p. Et queUo é me-
, che hauendo conuenienxa congli eflremi, lega quelli ad mo effetlv, <¿r pero 3 nella folertia 

f i pao dirc, che fia la uirtu del [eme, La onde Vitr, ufa quella parola. \ Trontamente, l Che 
nel latino dice folertia. Ma non é a baflan^a lo ejjer pronto a ritrouarc i l uero, pero chepotreb 
beejferquelueropocoattodconcludereiper queflofoggiugne. \Conragione diproportione 
Che cofa fia Troportione, egli fi dirá nelfeguente capo, yitr.ha parlato in modo y che quelle 
parole che dicono. f Trontamente, & con ragione di proportione, \ fi poffono riferire a quella. 
parola \ Fabrícate. \ Et ilfentimento farebbe che i l Difcorfo pote fe dimoflrare, cioé rendere 
la ragione dellecofe fabrícate con folertia y & proportione , effendo tufjicio dello lArchitetto. 
approuare le cofe ragioneuoli. Mafia qualefi uoglia ilfenfo, tutto é conforme al uero. piufe- \ 
creta inteüigeríxafitraggeanchora dalle cofe dichiarate:& prima che lo ^Jrtefice rijpetto ak 
ropera tiene doppia confideratione: poi tiene doppia affettione a queíle conftderationi rijponden-
te, l a prima confideratione é una femplicenotitiamiuerfale, per la quale fi dice, che íhuomo 
fa , quanto fi richiede affine che l'opera riefca, & nientepiu ui aggiugne. taltra é una notitia 
particolare, & projfima aWoperare che confidera i l tempo yilmod.oyil luogOy la materia. Da 
quejiaparticolare cognitione nafce una affettione y che muoue llmomo a comandare y & ad ope
rare y come fecondo la prima confideratione l'huomo fi compiaceua, & in uniuerfale abbraccia^ 
ua non topera, ma la cognitione, &pero non éfufficiente quefla fola confideratione ífola del di? 
fcorfo y foíadeWuniuerfale :mafi richiede y quella fecondanotitia y & quella feconda affettione 
laquale éripofla nella fabrica. Dichiarita la diffinitione dell'tArchitettura y & dichiarito i l na 
fcimento di quella, hora uiene Fitr. a formare lo ¿írchitetto , cofa molto ragioneuole, & con 
uenienteycomefiuedrddalfeguente.diceadunque. Dalle dette cofe ne fegüe,che quelli Ar-
chitettori i quali fenza lettere tentaco hanno di afFaticarfí)& eflercitaríi con le niani,non han 
no potuto fare, che s'habbianoper le fatiche loro acquiftato riputatione, & quelli,che ne 
i dircoríi>& nella cognitione delle lettere folamente fidatiíi fono , rombra, non lacofa í 
pare che habbiano íeguitato.Ma chi runa,& l'altra di queíle cofe hanno bene appreíb,co-
me huomini di tinte armi coperti,& ornatijcon crédito, &: riputatione , hanno il loro inten 
to fácilmente confeguito. 

Si come alia natural generationefi richiede Puno & Paltro fejfo y &fen%a uno di loro mente 
fi concepe: cofi alio effer lArchitetto che é ma artificíale generatione mitamente i l difcorfo y 
& la Fabrica fi richiede , FtfealcmofiperfuadejfeejferlArchitetto con la fabrica fokyoue-
ro col difcorfo foloyeglisingannerebbe, & farebbe fiimato cofa imperfetta / Et digratia fe uno 
hauejfe ilfapere folamente, & ufurparefi uolejfe i l nome di .Archítetto, non farebbe egli fotto-
poflo alie olfefedegliejperti? non potrebbe ogni manoale ( diró cofi ) rimprouerargliy & dirgli 
chefiii tu l daWaltra parte fe per hauere m lieue ejfercitio, & alquanto dipratica, difi %ran nó 
medegno eferficredefe y non potrebbe uno intelligente y & letterato chiudergli la bocea y di-
mandandogli contó, & ragione delle cofe fatte i &perd bifogna ejfer ornatiy & armati di tut-
tearmeperacquiflarelauittoriay& i l nanto d'Archítetto. Bijogna effer coperto per difefa, 
armatoperojfefay ornato per gloria y maneggiando la ijperien^a con P Artificio .perche adun-
queipuriprutichi non haraio acquiftato crédito ¿perche tArchitettura nafce da difcorfo. per-
chefoloiletteratif per cíochetArchitetturanafce da Fabrica. Et pero dice Vitr. $ Dalle det
te coje. I Cioé dal nafeimento deWArchitettura, che uiene da Fabrica^ da difeorjo, cioé ope
ra y & ragione nefegue quello, che v*U dice. Ma in queflo luogo potrebbe alcuno dubitare, & 
direyfeu ramente l'Arte é neUo intelli tOy& nella mente y perche cagione ha detto Vitr. che 
qtielliyiqualinel fapsrcfifono fidatiyl'ombra non la cofa y pare y che habbiano feguitato ? B¿~ 
Jpondo y che le cofe dello intelletto aliapiu parte ombre paiono, & i l migo fimia le cofe, in quan
to y che a ifenfi, $3 a gli occhijottopojie fono. & non in quanto non appareno. quejio amie-
neper la confuctudine, perche legenti non fono auex^e a difeorrere. (jr pero l'accorto Vitr. non. 
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affema, che i letterati habbiam feguhato k omhre: ma dic e {Tare } diriotando che i l gudi-
cío degli imperiti éfatto fopra le cqfe apparenti. Et pero mi pare, che molti uaneggiano nel dê  
cidere qualftap'mnobileiOlaSculturayola Titíura;improchs uannoalla Materia, al tem-
p o , & a molti altri accidenti, che non fono deWjLrte .perche Í.Arte é nello inteüetto, la done 
tanto é pittore, & fcuítore i l diuino Hichiel úngelo > donnendo, & mangiando, quanto ope
rando ilpennclloyO lo fcarpello :peró eglifi doueria confiderare, quale é pin degno habito nellom 
telletto , la Vittura , o la Scultura , & coft lafciati i marmi, gli azttrri y i rdiem , & le 
profpettiue, la facilita, ó la difjicultci deüe dette i A r t i ; & allhora egli ftpotrebbe diré qualche 
coja,chehauejjedel buono mahora non étempo di decidere quejlaquiflione. Diceadunque 
Vitr. che f^Arte non deue ejfer ociofa, ma con effa leí ejfer necejfarie le mani; & queflo approua 
con altreparole dicendo. Perche fe in ogni altra coía, come fpecialmente nell'Architettu 
ra, quefte due partí ü truouano cioé la cofa fignificata, & cjuella , che íignifica, la cofa fi-
gnificata, é Topera propofta f dellaquale íi parla. Quella, che rignifi< a é, la proua, tk i i 
perche di quella, con tnaeftreuole ragioije di dottrina crpreflo, & dichiaríto. 

Tra le. ^írtinejono alcme, i l fine deíle quali nonpajja oltra la conftderatione delle cofe a quel 
le foggette > come fono le Mathematiche. cierne fono che oltre la conftderatione umgotio alia 
operatione, ma ceffando íoperatione niente refla difhtto. Come é l'arte del juonare, & del fal
tare y & altre ftmiglianti. Sonoui alcme che dietro a felafciano alema opera, o lauoroy come jé 
ítArte Fabrile, & Í^Arte del fabricare. ^Appreffo ue riha che a prendere, & acquijiarefi da, 
come la caccia delle fiere y tuccellare, & la pefeagioney infine altre non a confiderare y non afir 
ñire, non apigliare intente fono. Ma correggono, & emendano gli errori, & i danni delle cofe 
fnttey &quelleracconciano;comeforfe é la medicina y fecondo Galeno. Con tutte lepredett.e 
lArtianxifopra tutte é f^írchitettura, comegiudice y ch'ella é di ciafema. La onde é neceffa-
rio y che in effa ft confideri alcana cojafhtta, o da ejfer futta, <¿rla ragione: Etperó due cofe fo
no y tuna é la fignificata > &propofla opera, Faltra é la fignificante cioé dimofiratina ragione. 
Tutti.gli zjfetti adunque, tutte le opere, o lauori delle A r t i y tutte le conclufioni di tutte le feien 
%e fono le cofe fignificate;ma le ragioni, le proue, le caufe di quelle fono le cofe fignificanti. Et 
quefio é , perche i l fegnofi riferifee alia cofa fignificata: lo effetto alia caufa: La conclufione alia 
proua. Ma per dichiaratione dico, che fignificare éperfegni.dimoftrare, fegnare é imprime 
reiljegno. La doue in ogni opera da ragione drizjata y & con difegno finita y éimprejfoilje-
gno dello lArtefice ,cioé la qualitá , & la forma y che eranella mente di quello .percioche lo 
*Artefice opera prima nello inteüetto, & concepe nella mente»& fegnapoi la materia ejieriore;, 
dello habito interiore \ Specialmente nell'^írchitettura.} Vercioche ella fopra ogni arte figni-
fica cioé rapprefenta le cofe alia uirtu , che conofcei& concorre principalmente a formare i l con 
cetto fecondo la fuá intentione: & quefio éproprio fignificare. Ma l'ejfer fignificato é proprio 
ejfer rapprefentato al fopra detto modo, De ifegni alcunifono cofi adentro, che ñeramente fonp 
come cagioni delle cofe. Mtrifkmo ma foperficiale, & debtle ijiimatione di quelle. Lo ^Ar-
chitetto lafeia quejii ultimifegni all'oratorey & al poeta > & infieme con la Dialettica, che é 
modo dello artificiofo difeorfo abbraccia quelli y perche fono necejfarij, intimi, & concludenti. 

Donde adiuieneche chi fa profeísione di Architettopare,cheneiruna,&neraítra 
parte eííer debbia efíercitato. . . 

Ogni agente nelgrado y che egli tiene deue ejfer perfetto y accioche l'opera compita y &per-
fettafia . Trefonogliagenti, Diuinoyls^aturaleyMificiale: cioé Iddioyía natura, l'huor 
mo, JioiparleremodeWhuomo. Se adunque l'Architetturaé cofi eccellente y che ellagiudica 
íoperedelleA:rtiyhifogno fa,che lo ^írchitetto fia in talmodoformatOyche egli pojjafkr 
tujficio delgiudicare: Etperó direi, che le injrafcritte cofegli fono necejfarie. Trima, che egli 
fia di natura docile, &perjpicace, cioé, che dimojiratagli una cofa molto ageuolmente & pre~ 
fioVapprenda, Bbenche di natura dinina é colnijchedafe troua , & impara ynonépero di 
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poca tode, chipreflo s'ammaefírd: come é ¿Ínfima conditione, t U ñ i da fe jleflo néper opera, 
de'maeflri apprende. Quefle buone conditioni fono da Vitr. nelle detteparole comprefe. 

Donde adiuicne, che chi fa profefsione d'Architetto pare che neU'una & Tal tra parte 
ferdet)bÍacíícrcitatocioéncllacofafignificata,&nellafignificante. Toifegue. 

Doue 8c ingeniofo, & docile bifogna che cgli fia, percioche né lo ingegno fenza lo atn 
maeftramento, né lo ammaeftramcnto fenza lo ingegno puo fare l'huomoeccellentc. 

l o ingegno ferue & alia inuentione, che fa thuomo da fejiejfo, & alia dottrina, che egli 
mparadaaltri.I{arefiateadmenejchemo fiaimentore,& compito fattoredun arte>cioé, che 
ritroí'ti,& riduca a perfettione tutto un corpo £ un arte.per 6 hen dice Vitr.che fenxa lo ingegno lo 
ammaeftramento»& fen^a lo ammaeflramento lo ingegno non fa l'huomo eccellente. Lafeconda 
conditione dello Architetto, e la educatione}& lo ejfercitio daprimi ami fatto, nelle prime 
feienye. prime chiamo t<Arithmetica, la Geometría, &ía l t re dijeiplíne. Quefle hehbe Vítr, 
peroperadeífuoiprogenitoriycomeegli confejfa nel proemio del feflo libro. Later ía condi~ 
tione é i'hauere udito , & letto i piu eccellentí, & rari huomini, & feríttorí, comefece 
Vitr, i l quale attefta nel proemio del fecondo libro , quello, che io dico, dícendo. 

Jo efponero feguitando gli ingrefsi della prima natura, & di quelli, che i principij del 
confortio humano, & lebelle, & fondate inuentioni, con gli feritti, & rególe dedicaro-
no, & pero come io fono da quelli ammaeftrato ><dimoftrer6, 

Etqueflo é quanto appartíene a gli feríttorí > & aüalettíone de i buoni ;ma quanto ol
la prefen^a > & altudita dice nel proemio del feflo libro hauere hauuto ottimi precettori. 
La quarta conditione é la toleran^a delle fatiche > & íl continuo penfiero , ¿ r ragiona-
mento delle cofe pertínenti alFarte, Difficilmente fi truoua ingegno eleuato , & manfue-
ta . Vitruuio hebbe acuto ingegno , <¿r fofferente : pero dice, Etdilettandomi delle co
fe pertinenti al parla re, & alie árti , & delle fcritture de'commentarij. Io ho acquiftato 
con lanimo quelle poíTefsioni,dalle quali ne uienc quefta íomma di tuttiifruiti ,chc 
iononhopiualcuna necersitá,& cheio íliraoaquella eífer la proprietá delle ricchezze 
di difiderare niente pia . 

La quinta conditione é di non defiderare altro, che la uerita j néaltro hauere dínan^i a gli 
occhi y &per meglio confeguirla > euui la fefta conditione > che confifle nello hauere una uk ragio 
neuolediritrouareHuero,&quellauiapoco cígiouerebbefen^a la fettima conditionejche é 
fofla nelUifa della detta uia , & neWapplicatione di ejfa, Che Vitr, faffe fludiofo del «ero; che 
egli hauejfe la regola di tronarlo; <& che finalmente fapejfe ufare la detta regola, moho bene ap^ 
fare nelfuo proceden ordinat amenté, nelfignificar le cafe, nel dar forma, & perfettione a tut
to i l corpo deW^rchitettura. Le dette conditioni fi deduceno da i principij dettí difopra,cíoé dalla 

' diffinitione deir<Architettura > eír dal fuo nafeimento > come fi pm confiderando uedere, Ma mi a 
Vitral quak narra quante cofefanno bífogno alt Architetto, & quali, & perche cagione , (¿r in 
ehermdo. Appreflo bifogna che egli habbia letterc, perico íianel diíegno, erudito nella 
Geometria^on ignorante della profpettiua,fappia l'Arithmetica > conolca molte hiftorie, 
udito habbia con diiigcnza i íilofofi,di Muíica> di Medicina, delle leggi ^dclle rifpofte de 
lure confuki fia intelligente3&finalmente rozojion fia nel conofeere la ragione del cic-
i o , & delle ftelle. 

TOi che Vifruuw ha detto quante, & qualicofefono necefiarie per formare uri eccellente A r -
fhitetto dice perche ragio?ie cofi bífogno fia & partitamente di ciafema ne rende contó dicendo'. 
/ Maperchecohbiíognü lia, quefta é la ragione. Eneceífario che lo Architetto hab
bia lettere, accioche leggendo gli feritti l ibr i , commentari nominati, la memoria fi fac-
cia piu ferma. 

llgiudicare ¿ coja daprudente; la pruden%a compara le cofe fegnite con le inflanti , & fa fli~ 
ma dellefeguenti. Le cofe Jigüite per memmiafi hatmo yperó i necejiario a quell'ufficio digiudi-

care 



core che apartiene dio ^rchitetto hauere memoriafema delle cofe, & la memoria fema fi f t 
per la lettione,-perche le cojeftanno fermamente ne gli fentti:pero bifognayche lo ^írchitetto 
habbia la prima arte, detta cognitione di lettere, cioé del parlare, & dello feriuere drittamente, 
Zgliftfermaadunqmlamemoriaconlalettionedeycommentarij, i l nome ijiefíolo dimofíra,pef« 
cioche Commentario é detto, come quello, che alia mente commetta le cofe > & é hreue, & fue* 
cinta narralione di cofe; la done con la breuitá fouuiene alia memoria. Bifogna admque leggere » 
& le cofe lette, per la mente riuolgere; altrimenti male ne amerrebbe dalla inuentione delle let
tere ( come dice Platone ) perciochefidandofiglihmminineglifcritt'hfi famo p i g r i i & negli-
genti. yitr.hebbecognitione di lettere Greche, & latine;uso i uocaboli Greci,& confejfa 
hauere da Greci molte belle cofe ne ifmi commentarijtraportate. In queflo modo io dichiaro ha 
uere cognitione di lettere: perche piu fotto pare, che Fitr.coft uoglia: ejponendo cognitione di 
lettere ejfer la Grammatica. ^Altriintendono tartiferitte: ma io uedo, che tarti fcritlefifífa 
Crammatica, & letteratura non fi hanno. Ztforfe dal non intendere le lettere é nata la dificul
ta di intendere Vitr. & la feorrettione de i tejii. A ppreíío habbia difegno, acciochc con di-
pinti elTempi>ogni maniera d'opera , che egli faccia formi, & dipinga . 

Tutte le Matematiche hannofottopofle alcime arti , le quali, nate da quelle yft danno allapra 
tica y & aWoperare, Soltó P^íftronomia é la nauigatione. Sotto la Muftca é qnellapratica di 
cantare > & difuonare diuerfi inftrumenti, fotto l^Arithmetica, é tabaco, & íalgebra. Sotto 
la Geometría é laperticatione, & l'ar e di mi furaré i terreni. Sonó anche altre arti nate da pin 
di una delle predette, come é lapratica della projpettiua. Fitr. mole che non filamente habbia-
rno quelle prime, & cornmmi, che rmdeno le ragioni delle cofe; ma anche lepratiche, & gli ef 
fercitij nafciuti da quelle. & pero quanto al difegno mole che hahbiamo facilita > & pratka, & • 
lamanoprontaatirardrittelinee.& molej chehabbiamolaragione diquelle:che a trononé 
che certa, & fermadeterminatione concettanellarmtte efpreffa con linee y & anguli, approua-
tadal uero. i l cui ufjicio é dipreferiuere a gli edificíj luogo atto,'numero certo, modo degno, & or 
diñe grato. Quejla ragionenonua dietro alia materia, ma é la iftsjfa in ogni materia. perche 
la ragione del circolo, é la medefima nel ferro , nelpiombo > in cielo, in térra, & neW>Ahiffo, Fa 
dunque bifogno hauere la peritia de i lineamenti, che Vitr, chiama { Teritiam graphidos \ che 
•éperitiadeilineamentiycheferue a pittoriyfcdtoriyintagliatoriy & fmiglianti. La quale in 
quel modo fo-ue alie arti predette, che le Mathematiche ferueno aüa Filojbfia. Qnejia peritia 
contiene la dimenfíone y & la terminatiom delle cofe y c.oé la grandei^ y & i contorni .la grath-
delga sha per lefquadre 5 &per le rególe % chein piedi, & once dfiinte Joño. // contorno fi p i* 
glia con uno inftrumento dell{aggio > & del finitore compojio, del quale m tratta León Battijta<: 
grda quello fipigliaíe comparatimi di tutte le memhra alia grande x^a di tutto i l corpo ; le diffe-
renxe y & le comenienxe di tutte teparti ira fe fie f e , alie quali U pittum aggiugne i colori „ & 
ieombre, Bifogna adunejue, che lo ̂ írchitetto habbia difigno. llche fi uede per tle cofe-d'etté 
nel quinto libro alfefto capo, della conformatione del Theatro. Similmente dtottauo detdetto Ih-
hro > douefi tratta della diferittione dellefcene. M al quarto del feílo r (¿r in molti luoghi, doue 
fipuo uedere quanto necesaria fia:lapratica del difegno y la qualpratica é prefa dalla Geometría > 
comequandobifignoédipigliareunalineaapiombo fopra unaltra » formare gli angoli dritti , 
fartirgliy& mfurargli r & fare le figure di piu l a t i , trouar i l centro' di tre punti, parti
ré un piano , fimili altre cofe y che giouano a far le piante , & irilieui > ¿ r mifurare- i 
torpfregetariy grirregolariylequali tutte cofe aüa data apritura della fefia con ragioneró' 
eonoperafipojfono dimofirarey& fare. Etpera dice Fitruuio che . La Geomccria gioirti 
moltoallo Architetto, perche ella infegna l'uíb della linea dritta & cireolare, dal che poi 
agcuolmente nc i piani fi fanno i difegni d€ gli edrfidj, & je ddeture dellefquadre, dei 
liuclli , & de i lineamenti» 

iUríc dd mififrare é detta Geometría; & bfnche i l joggetto delle Mathematiche fia Ik 
quantiú 



qmntita, intelHgibile , i l che fe non fufe, hifognarehhe per ogni qnantita mturale fare una fcieq 
tia dinnouo \ non dimeno la Geometríagioua aldifegno, <&• aliaprática per la fuá uirtu & for 
%a, come ft uede neüa uoluta del capitello Iónico, nel compartimento delle Metrope, & Tri-
gliphineWopera Dórica i&inmolteproportionatemifure. oltradi qucflo perche egliadiuie-
ne icheéneceffarioliueÜareipianii(¡uadrarei& dri^gareiterreni, pero bifogna hauere la 
Ceometria ; come fi uede nel liuellar delle acquenelTottauoy neüa diuifwne delle opere nel 
primo; nel mifurar i terreni nel nono; & finalmente in ogni parte: doue egli fi puo diré > che la 
Ceometria émadre del difegno, & éla ragionedi queUo , laquale é pojla in fapere la cagio-
ne de gli ejfeiti fatti con la regola, & c o l compajfoyche fono le linee dritte y le piegate3gli 
archit iuolti , le cor de , & le dritture, per ufare i nomideílaprattica. la Geometría adun 
que dalpunto procedey le linee difiefe y le torte y le pendenti > le trauerfe , l'equidiflanti, gli 
mguli giufii y larghi, & ftretti, le punte, i circoli intieri, imperfetti, & compofti, le figure 
di pin lati, le foperficie, i corpi regolari, & irregolari, lepiramidi, le sfere, l'aguglie, // ta-
gli y & altre cofe che alie colonne, a gli architraui, aüe cube, trihune, lanterne, & a mol-
te altrepartiappartengono. & a quejio modo la Geometría é neceffaria alio kArchitetto,& 
quefla hebbe Vittr.come appare in molti luoghiy&Jpecialmente nel y u & yiij . libro. Per la 
Profpettiua anche nelle fabriche fi pigliano i lumi da ccrte & determínate parti del Cielo. 

Trojpettiua énome deltutto y & nome della parte, Trofyettiuain genérale é quella chedi-
moflra tre ragioni del uedere, la dritta, la riflejfa, la rifranta. neüa dritta ft comprende la ca-
gionede gliejfetti che fannolecofeuifihilimedianti i lumi pofli per dritto . la riflejfa éla rq. 
gionedelrifalimento , & rinuerherodei raggiyche fi j u come dagli Jpecchipiani y caui y r i -
tortiyriuerfciy&altrefigure . La rifranta é la ragione delle cofe che appare no per me%o di 
alema cofa lucida & trappárente, come fotto íacqua , per lo uetro: oltra le nubi, & quefla 
frofiettiua fi chiamaprojpettiua de i luminaturali y Jpeculatim , & di grande conditione tro. 
le parti della Filofofia: perche d fuo foggetto é la luce giocondijfima aüe uifle & a gli animi 
demortali, La doue effendo noi nelle flanee rinchiufi per difefa del freddo y & del caldo y ne-
ceffario é , che habbiamo la diletteuolijjima prefewxa deüa luce, & del lume y fia egli o dritto, 
o rifiejfo: (¿r pero é neceffario y che lo lArchitettohabbia laprojpettiua. Ma quando queflo 
nome é nome diparte y egli riguarda aüapratica y & fuolfare cofe merauiglipfe, dimoflran-
do ne i piani politi i rilieui y le diflan^e y i l fuggire y & lo feorcio deüe cofe corporali: pero 
nelter^p libro al fecondo capo mole Fitrmio y che le colonne de iportici, che flanno fu le cai} 
tonatefienopiugroffe, che quelle, che nel mexo trapofle fono: percioche lo aere circonflante 
diminuifcey&leuadellauiflay&mangiadiró cofi deüagroffexga deüe colonne angolari , & 
nel fine del detto libro comanda y che tune le membra fopra i capiteüi y come fono ^írchitraui» 
Fregiy Gocciolatoiy Frontijpicij fiano inclinati per la duodécima parte ciafeuno deüa fronte 
fita:&queflofolo perla uedutaycome fidirá, Vuolealtroue che le colonne caneüate appa-
rinopiugroffey chelefehiette. &infomma la pittura delle Scene tuttaé pofla in quefla parte 
diprofpettiuay dal che eüa ne prende i l nome, & fi chiama Scenografia, come fi dirá nel quinto 
libro, Terquefle coje fi comprende, & che laproftettiua é neceffaria alio tArchitetto, & che 
Vitruuio di quella non é flato imperito. Col mezo della Arithmetica íi fa la fomma dellí* 
fpefejfi dimoftrala ragione delle mifure,& conmodi, &u¡eragíoneuolifitrouano Ic 
difficili queftioni delle proportionatemifure. 

l l uulgoflima quellepratiche nafciute dalle Mathernatiche che noi fopra dicemmo , effer ae
re tAr t iy & ecceüentiffimeuirtuti; ilche non é:percioche non rendeno le ragioni delle coje > ben-
che dimoflrino effetti diletteuoli, & belli. Vítru. ( come ho detto) abbraccia, & U principa-
fe y & la meno prindpale ycome fi uede neüa Arithmetica y & neüa predetta ragione della 
Ceametna del difegno. F̂ Abaco prima éuenntodallauera Arithmetica y &uue[ io é ne-
te£*rwperfhr como delle ftefemperoche m n o farebbe i l difegno > uanala fatica del princi

pare* 
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piare i fe l'operaper alcuno impedimento nonpotefe andar inanxii&tragli impedimentila ¡pe 
fa é i l maggiore: pero nclproemio del décimo libro loda Vitr.la legge degliEfefii, deüa pena de 
gli jlrchitetti i che fkceuano[penderé a i conduttori molto piu di quello che haueuano affer~ 
mato i&promejjo. Mabencheageuolmente ftfacciail contó t non pero agemlmente fi conó~ 
fce, fopra che eglift debbiafare :&peró Fittr. nelpredetto proemio dice che. filamente quel-
lifarebbonoprofejjione di Architetto , i qualicon fottigliex^a di domine fujjero prudenti . 
Ma piu adentro penetrando > oltralapraticadelnumerare, che confifie nellarapprefentafione 
de i numeri, nel raccogliere, neltabbattere, nel moltiplicare, nel partiré, nello raddoppiare* 
nello fmexareinel cauarele radici fi de gli intieri, come de i rotti , & anche in macertai 
& ordinata falita di raccogliere, che fi chiamaVrogreffione. utile é tiArithmetica a dimo* 
firareleragionidellemifurey&afciorreledubitationi,cheperGeometria fono injoluhili,co
me nel nono libro ci dimoflra hauere & Tlatone, & Tithagoray& jírchimederitrouato 
molte cofe'fnirabili, Et inuero uero é quello, che dice Tlatone j che glihuomini di natura 
tArithmetici fono attiad ogni difciplina, come quelli > che in fe , habbiano pronieTga, & al-
texga dijpirito. Ma perche cagione Fitr.tocca di queflecognitioni & le jpeculatine » & le 
pratiche Acertó non per altro y che per dimoflrare ejfer uero, quanto egli ha-detto di fopra % 
cioé che fi ricerca dffcorfo,etfabrica.et che in ogni arte é la cofa fignificata, et la fignificante. 

La cognitione della iíloria fa, che fi fa la ragione di molti ornamenti che fogliono fa 
re gli Architetti nelle opere loro. Fitr.é chiaro per gli ejfempi, che egli da , dicendo. 

Come fe alomopofto haueífeinluogodicolonneleftatue feminilidimarmojquel-
le che Cariati fono chiamate, ueftite di habito lungo, & matronale.& fopra quelle pofto 
haueífe i modiglioni, & i goccialatoi ,coíiditaropra,a chi ne dimandaíle , ne ren-
derebbe ragione. Caria Cittá della Morea íí congiunfe con Perfíani contra la Grecia, 
i Greci con la uittoría gloriofamente dalla guerra liberad di commune configlio fi mof-
fero contra i Cariati, & prefalaloro fortezza , uccifi glihuomini, & fpianata la térra, 
perifchiaueleuornole matroneloro, non fopportando, che quelle deponeífero gli ha-
b i t i , & gli ornamenti di matrone,accioche non in uno folo trionfo condotte fuífero, 
ma con eterno eflempio di feruitu da grande fcorno oppreífe, per tutte le Cittá loro pa-
reífero portare la pena, gli Architetti de quetempi neipubliciedificij poféro le imagini 
di quelle matrone per foftenimento de i pcfi, accioche alia memoria de i pofteri la cono-
fciuta pena de gli errori de' Cariati commendata fuífe. 

T^pi adunque dalle parole di Fitr.prenderemo argomento di ornare g l edificij con la memo 
riadiquefattiy chegrati faranno a que Trincipi ouero a quelle republiche, le qmli noi uorre-
mo honorare, & honoratidole a noigrate rendere, &famreuoli.come flejferofottoi pefiquel 
le matrone Fitr,non dichiara. prendefi argomento da Mheneo dotto, diletteuole fcrittore, 
che fteffero col capo fottopofló, & con la finiflra mano leuata al foftenimento de i pefi. Ma 
non cidouemo obligare a credere che folamente le Cariati fiejferoin quella maniera, ten loda-
remo loingegnodiFitr.chedimoflrandolaiflqriaeJferneceJfariaallo UrchitettOyeglihahbiam 
luto narrare conformayet idea ifloricayqueflo fatto de Greci et iljegueñte de prigioni Terfianu 

Símilmente i Lacedemonij fotto Paufania fígliuolo di Egefipolide dopo il fatto d'arme 
di Platea,hauendo con poca gente fuperato i l numcrofo eflercito de' Perfiani, & con gran 
glom trionfato : de i dinari tratti delle fpoglie , & della preda, fabricorono in luogo di 
trofeo della uittoriail^ pórtico Perfíano dimoftratore della lode, & della uirtu de i cit-
tadim. &:in quel pórtico pofcro i Simulachri de i prigioni con rornamcnto bárbaro del 
ueftire,cheíofteneuanoiltetto, hauendocon mcritato difpregio la loro fuperbia ca-
ftigato: affine che i nimici cagione haueííero di temeré impauriti della fortezza loro, & 
i cittadini guardando in quello eíícmpio di uirtu , dalla gloria follcuati alia difefi della l i 
berta pronti fuífero, & preparad: la doue ne gli anni feguenti molti cominciorno a por

ro 
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rc lc ftatue PcrfíanccKc fofteneuano gil Architraui, & i loro Ofnamenti:«: d'indi traíTerd 
argomcnto di accrcfcere ncllc opere marauigliofa uarietá di maniere. Di fimiglianti altre 
nc fon© > delle quali bifogna che lo Architetto ne fia bene informato. 

Come fi Ugge delta inuentione del camello Corinthio nel quarto, & daltri effetti, che ft ue 
jrannoUggendo.egliffbanel frimo libro di TucidideVaufaniaSpartano figliMolo di cleom-

s 

. ; 

tjjmpio delle Caríate 

• . 

i . 

broto capitano de Greci. vlutarco citando Chiftferm nelle camparationi de & de i 
Creci ynarrayche difeorrendo i Greci per la Ver fia, & facendo di molte prede Taufania duce de 
Lacedemonij riceué quaranta talenti doro da Xerfe, acciochegli tradife la Grecia, la qual co 
faP01* cbe[trifaPe > bauendo lAgcfilao padre perfeguitato ilfigliuolofirí altempio di Tallade 
&edícaUbaomrdconmattomlepomdeltmpioi&iuiper famelo fece confimare: & la 

J... madi-e 



madre loUfcibinfepoito. Queflodice Tlutarco diuerfamente da Tficididc, Soleuana i Grcci 
nel luogo oue haueuano pofto infuga, & fnperati i ncmici tagliarc i rami degli alberi > & orna
re i ironchi dffroglie hoftili, per [egno, & raccordan^a della uittoria; quel tronco coft adorno 
fi chiamaua trofeo, come in Tucididefi legge in molti Imghi. I Lacedemonij hauendo uinto i Tef-
ftani, in ucee di trofeo, fecero cofa piu illufire,& memorahile, percioche de i dinari tratti del-
le uendute fioglie, che j i chiamano Manubie, & della preda, che é tutto i l corpo del batino, 
fecero ilpórtico dettoTerfiano y del quale Taufania ne i Laconici ne fa mentione. I{agiona 
anche nelTMtica della fiirpe di Taufania i & nelTArcadia dice , che Taufania figliuolo di 
Cleomhrotoduce de Tlatefiihebhe impedimento di ejfer chiamato benemérito della Grecia per 
le ribalderie, che eglifece dapoi. Dalle iflorie adunque lo ̂ Architetto prende occafione, di ador 
nare le opere fue, come anche Fitr.in molti luoghi adorna i uolumifuoi, come nel feftocapo del 
primo, nel nono delfecondo, nel primo del fefto, ^ ne iproemi de i fmi libri, & altroue é pie" 
no di bellijfimi ammaeftramenti tratti dalTifiorie, 

; ^ l ;; | ; , 

• 

ZJfemphde Terftani. 

• 

• ' \ú(\r.n-:1 * y. 
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fedclc , non auaro; ilcheI cofagrandifsima; ladoue fenw feíic,& caftitá niuna cofa 
C ñeramente 
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ucramcntc ft puo fare. La Filofofia oltra di qucfto non lafcía entrare la cupÚíta, n¿ per-
mcttc che l'animo fia occupato in riccucr doni, ma fa che con grauitá fi difenda la pro-
pria dignita , & fc nc riporti buon nome. 

La Pilofojia dimojlra alio ̂ írchitetto i l modo di uiuere accoflumatamente ; perche nella Filofo 
fia y che é amore & fludio di fapien^a, cioé del bene, eír del uero,& la Jpeculatione delle cojiy 
& la I\e?ola delleattioni: tuna & Faltra énecejjaria alio .Architetto, Quanto alia regola 
delle altioni dice Fitr.che la Filofofia é necejjaria alio .Xrchitetto,perche la Filofofia ua facen-
do t ̂ Architetto d animo grande •, si per ahbracciarelegrandiimprefe ,come per non temeré le 
graui offefe. Ma perche pare che lagrandexga dello animo apporti i l dijpre-^o altrni, & una 
certa feuerita > & arrogando,: pero fia lo jírchitetto di grande animo fenya arrogando,, che é 
uitio oppofto alia nerita y che oltra i l debito attribuifce a fe. fia piaceuole si neWudirey r̂ fatisfa-
realle dimande de gliimperiti, si neljopportare i loro difettL Ma perche la facilita di natura, 
& la piaceuolcTga puopiegare alta inginflitia: pero come maeflro di proportione fia egli giu-
fto, & eguale ad ognuno, & nella egualita fia fedele nel configliare, non fia auaro nel pigliar 
doni,né cupido nel dcfiderargli. Con quefle conditioni lo Jírchitetto > conferuerailgradot 
tejiera honoratOy&confiafatica uiuendo accomodatOydopofe lafeierafama immortale. Etpero 
VitrJoauendo conofcmto in fe flejfo quanto fia l* ornamento delle predetteuirtü y & hruttala 
fnacchia de glioppoftierrori y dimojlra in molti luoghí dellopera fuajiimarepiulaueritd che 
le ricche^ey piu la gloria che l'utile , & hiafma gli adulatoriy arrogantiy & auari ^Ar-
chitetti y come da i proemi de i lihri fuoi fi puo uedere , / quali ñeramente fe fuffero uno 
proemio folo a tuttii uolumi fi deono leggere inanti, ¿* molto bene confiderare. La Filo
fofia adunque ci giouaalla uirtu de i cofturni, fimilmente ci gioua quanto alia parte pojia 
nella cognitione del uero , come dicfr Vitruuio. 

Appreflo la Filofofia ci efplica la feienza delle cofe naturali, che da Greci é detta phy-
fiologia, laquale é neceííaiio che lo Architetto con ftudio maggiore habbia conofeiuto ; 
come quella che in fe contenga molte & diuerfe dimande naturali; come anche fi uede nel 
condurre leaeque . perciocheneicorfi, nelle uoltc , & nelle sboccature , & ufeite nei 
pianiliucllati , gli fpiriti naturali a molti modififanno, a i danni, & difetti delle quali 
cofe niuno potra rimediare fe ñon chi dalla Filofofia haurá prefo i principij dalla natura 
delle cofe . Oltra di queílo chi leggerá i uolumi di Ctefibio , o di Archimedc , & de gli 
altri,che hanno lafciato negli feritti precetti di quefta maniera, non andera nella loro 
opnione, fe prima di cofe tali non íará da Filofofi ammaeftrato. 

V na parte della Filofofia natur ale é chiamata ijloria naturale , & t altra fcien'za natura-
le. tiftoria é fimplice narratione de gli effetti di natura. Lo effempio fi puo da gli feritti di 
Tlmio commodatamente pigliare, pernoche egli narra femplicementc tutto quello che fi tro-
ua delle cofe fatte dalla natura , cominciando dal mondo, & dalle fue parti principaliy come 
fono i cieliy & gli elementi. uiene poial particolare delle parti della térra, delle pietre , de 
i metalli, delle piante, de gli íAnimcdi, & del huomo, che é fine di tutte le cofe. La fcielt 
Xa naturale é cognitione delle caufe; & de i principij di tutte le predette cofe , della quale 
con ordiney& con dottrina mirahile i l buon .Ariflotile ne tratta. tanto Fijbriayquanto la fcienxa 
naturale y é utile aüo ^rchitetto.Vitr.hebbel'um y &lyaltra:quanto ftceua al bifogno y come 
fi uede mi quarto capo del primo libro ydoue fi tratta de i principij delle cofe ; & ncWottauo 
libro y & nel fecondo prima , & finalmente per tutta topera y doue egli parla de gli alberi y 
delle pietre, delle mi'nere, de gli animali, della noce , deWudito, & del uedere, & di mol 
te opere di natura, le cagioni delle quali fono a moltipropofiti ricercate, & fpecialmente nella 
materia delle aequeycome fi uedera neWottauo libro. Della Mufica eífer deúe intclligente lo 
Aiírhitetto;,: accioche egli conofea la- regolata ragion,e»& la JVIathcmatica & accipchc 
dirucamence carinare &£eiT1prare fappia, gli inítrumenti da pietre o faette dette baliílc, 
catapulte, & feorpioni. hmoflra 
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Dmoflra Vitr.che & quanto allapratica , & qmnto attaragionelaMiificaé utile allo 

^ r c h i t e t t O t p e r quelleparole l I{egolata l che nel latino fi dice $ Canónica, l & Mathma-
tica. La Canónica appartiene aüe orecchie, come la profyettina a gli occhi. & é prefa da Mu 
ftcipratichi, come fondamento delta loro arte ufitata, & é quclla, che mij'ura le altezj^ , & 
le lungheTge delleuoci, L'alteTga delle uoci da'Grecié dettaMelos, che canto, & la mi 
fura del durare, &del tenere lauoce, é chiamatarithmus, c i o é numero , che é mifura del 
tempo . Tiene la canónica un'altra parte, che é detta Métrica, che é j í r te del mifurato com-
ponimento, <& legato alia quantita delle ftllahe ¡ onde a differenxa del parlar fciolto é detta ^Ar 
te difaruerft, Canónica mol diré regolata, o regolatrice, come afirma Boetio ;percioche egli 
non fi deuedarétutto ilgiudicio a ifenfthumani, fallad,&alterabiliper ogniminima offe-
fa > benche ftano principij, cioé occafioni delle ^ r t i , & cifacciano auuertitl di malte cofe .-pe
ro la perfettione,& lajfbr^adelconofcereépojianellaragione,Uquale con certe rególe re~ 
giflradirb coft, gliinflrumentiMuftcali. LaMathematica ueramentélajciaaffatto ilfenfo,& 
s'inalxa alia Jpeculatione de i mmeri fonori , & d e i modi, & delle idee & maniere delle can-
'Zoni, & d e i mefcolamenti poffibili de i tempi delle fillabe , & forje piú alto [alendo la hu
mana , & mondaria comenien'̂ a de i c ie l i ,& í harmonía delle anime, & de i corpi uaconft 
derando. Tslel quinto libro ne ragionaremo alquanto, dichiarando quanto fi dirá de i uafi detti 
'Bchei,&dellemach'me,cheegli chiama hydraulichedicendopoco difotto. Que uaíi di rame 
che ne i Theatri fotto i gradi nelle celle con mathematica ragione fi fanno,& il refto. Ma 
prouaprima quanto egliintende delle tempre &carcature de gli inflrumenti predetti & dice. 

Imperoche ne i capitelli dalla deftra , dalla finiftra fono i buchi de gli homotoni,per 
liquali con nafpi, o molinelli, fono tratte le torte fuñe di neruo , i quali non fi ferrano , o 
légano fe prima non mandano fuori certi, &eguaU fuonialle orecchie de gli artefici. 
percioche le braccia, lequali nel tirare, & in quelle carcature íi ferrano, quando poi íi ri« 
lafciano & fi ftendeno, egualménte deono, & parimente mandar fuori la percofla. La do-
ue fe non faranno di pari tuoni impediranno il tirare drittamente. 

Certo é nella Mufica > che la egualita del fuono moflra egualitd di ¡patio, & quella propor-
tione che é tra (patio , & ¡patio, fi truoua anche tra fuono & fuono, & pero ejfendo i l fuono 
eguale dalTuno & Valtro braccio, feguita, che'l neruo, i l quale tirato rende il fuono, dentro 
le braccia fia eguale. dal che nafce la bonta dello inflrumetito, lagiufle^a delta carcatura, & 
i l drittto & certo tiro di quello, comeprouano gli arder i , & i baleftrieri tutto ilgiorno, & a 
noifara manifefto nel décimo libro, a i diciotto capí. Quie uafi anche dí rame che ne i Thea
tri fotto i gradi nelle celle con ragione mathematica, & le differenze de i tuoni , che da 
Greci, Echea, dette fono, fi compongono a i dolci, & foaui rifuegliamenti Muficali, a 
celia per celia in que giri con quelle confonanzejche damufici Diatefleron, DiapentCiS: 
Diapafon nomínate fono: accioche la uoce de i fuoni fcenici nelle difpofitioni conuenien 
ti,quando toccherá rudito,piii chiara,& piu foaue peruenga all'orecchie de i fpettatori. 

Ofcuro é Fitr.per la br cuita fuá,perche inpoche parole mole efprimere la forxa delle co
fe, ma noi nel quinto libro faremo,quanto per noi fi potra , chiara ogni parola di Fitruuio, 

Le machine hydrauliche, & altre cheíimiliaquefti organi fi fanno, fenza ragione di 
mufica non fi potranno faregiamai. Hydraulica é una machina , che con acqua moue 
gli ¡piriti a farfonare uríórgano, della quale ingeniofamente ne tratta Vitr.nel décimo libro, 

Dcuc anche lo A.rchitetto hauere notítia della difciplina del Medico, per conofeere 
leinclinationidelCielojclimata, da Greci nomínate. & gli aeride i luoghi falubrí,o 
mal fmi , & per Tufo delle acque ;peroche fenza tali ragioninon fipuo fare habitatione 
chefiafalubre. 

I¿ inclinationi, & climi del Cielo fono ¡pacij poflitra due circoli egualménte diflanti detti 
paralleli, come fi dirá poi parlando de glihorologij nel nono libro, Fitruuio uer amenté hebbe 

C z qualche 



qudche notitia dcüa Medicinacome f l uede nelprimo libro, doueegli dimoflra qudi infrr-
mita dd ijuali uenti fianogenérate ¡ & in altri Uioghi dcllo ifteffo libro, & deglialtri dkhhy 
ra le quaíitd de ipaefiquanto alí'acqne, alie herbé, agli animali celefth terreftrh& &quatí* 
c i , cofc tutte alia cognitione del Medico fottopofte. Dapoi bifogna , che egli habbia 
notitia deila ragionciuile , inquantoéneceflarioaicommuni pareti ne gliediíícij, al
io fpatio dellc grondi,& de i tetti, & delle chiauiche , & de i lumi , & fimílmente 
delle condotte dellc aeque, & d'altrecofe fimiglianti bifogna che lo Architetto habbia 
conofeimento; accioche prima, che íimettino a fabricare fienocauti, & accioche non 
íilafcinofiniteropere litigi &controuerfiea¡ padri difamigl¡a,& chenelfare gli ferit-
t i j&gliaccordi , conprudentiaprouedinoj&achi da, & a chi conduce l'opere. per
che fe i l patto feiá ben fatto, & con auertimento, auerrá, che quelio da quelto, & que-
ílo da quello fenza fraude , & inganno fi potra liberare. 

Qj¿i yitr.dichiara quello, che egli ha detto di fopra appartenerc alia fedelta <¿rgiuflitia dello 
\Architetto. Dicoadunque, chequella parte di Filofofia,checida la regola del hen utuerei 
tratta di diuerfe maniere dibeniitraqualiélauirtu decoflumi pofla nella parte ragionemlcy 
cuero in quella, cheuhidifce alia ragione. In quefla parte diFilofofia fi tratta de g l i ajfetti bu 
maní i delle potente* deW anima 3nelle quali fono g l i ajfetti, de g l i habiti di quelle potente, fia-
tío quegli o eccefji, o mancamenti, o mediocritd . trattajji anche dello arbitrio, delta elet~ 
tione, delcov/iglio, dello appetito, incuié lacupídigia, Vira, & l a uoglia. trattaft delle 
cofe, che uogliono fimigliarft a l ia uirtúyouero che di quella fono principij. Ter le quali tutte co 
fe thuomo é bafieuole a fe jieffo ¿dapoi riguarda i l projfimo fuo congiunto difaugue-, o parte di fuá 
famiglia^o come parte di uniuerfal gouerno.&nella famiglia ritruoua fujficio del patrone, & 
del ferv.Oy della mogliey& del maritOf del padre, & del figliuolo}acquijia , dijpenfa, ufd^ouer-
na, & adorna i l tutto. Ma nella ciuile, & publica ammmftratione contenuta da un folo, o 
dagrandi, oda molti conlegittirm reggimentO y uedei fauieffer inuece di ragione, i foldati 
i n l u G g o d e l l a i v a c o n d i a y & g l i artefici per la concupifeentia, che fi troua in m i . Detfauifi 
fanno i ceLpi > i magiflrati, ijacerdott, ifenatori, igmdici, ne i quali hafondamento la ragion ci
uile y che é quella, che éfhtta da ciafeuna cittd fecondo i l fine delproprio gpuerno. La fomma 
di quefta ragione é raccolta ne i libri delle panden e \ che cofi chiamatefono, perche raccogliem 
tutte le parti delta ragion ciuile. La doue fotto ilprimo titolo fi ragunano i Trincipi rfotto i l fe
condo i Giadiciy fotto itter%o le cofe y fotto i l quarto le hypothecationi yfottol quinto i ltefta?nenti 
con le ceje a queUipcrtmenti. fotto l ftfto uari j titolidelle pofcjfioni, de i heni cogniti M dama, 
le fkbriche rouinateyle infidie diquclleyla legge dellegronde,& delTacqua pioiíana parte 
alio 'J&cWtátó necejfa-ria. & finalmente f tito altri capi yche lungo farebbe a nominarli. l^el-
í ultimo titolo fono le ftipulationi, i contratti, i maleuadori y le opere puhüche, i mercati, i cenfi 
& altrc cofe ,,. ne i gran uolumi de legifti comprefe . delle qukñ fecondo il bifogno ne dfiueio 
KArchitetto tjferinfórmaloycomedícofe aluiuer pacifico,&fen^a litigij pertínenti. Mapin 
altofaüre bifogna per beneficio degli haomini, & pero diceVitrimio 

. fti o!ogia ueramente li conofee i l Lcuanre, i l Ponente, il Meriggie, & il Setten-
trionc, & la ragione del ciero lo Equinottio, il SoHiitio, rcorfi dellc Stcíle, la notitia del
le quali coíc, chi non pofsiedc, non puo fapere la ragione de gli Horologi. 

Fra delle partí principali deli\Architettura é ( come'fi uede al teryo- capo del primo libro) 
\ ffKW loubre caujate dalfolc, & dagñflilinecefíarie afureglrhorologü da ¡ole\&* queflapar-
teédettaC?io7/iúnica y benche puo importare maggioreintcü¡gcn^y& ,chelade(irit 
tione degli horologfcome da Euxlidcfipun hauereydella cognitione de quali é ripieno con meraui-
gliojadotírina i l nano libro di Vitrumoy'icl quak anche fi \edc laltra parte d e l l ' a f i r o l ó l a > che 
confidera le dciuitioni, $ le dijían^e de ipianpti y & delle flelk y alie quali afpetta la inuentio-
ne dello ^fkolabio. ^a r t i o i:tramente appartiene d quella parte > che dagliafcendenti nel na-
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fternoflrócomprendeifuccefjidellefuturecofc;n'mnoufofttrouanell^rchitettura, fe forfe noi 
non uogliamo cercare dame qualita fecrete'de luogh 'hlc cognitioni delle quali tion fipojjono 
riferire ad altro che agli ordini, & influjji de ipianeti, dal che molúft mettono afare le natiuUay 
(¿r le riuolationi delliprincip ij della edificatione delle c i t ú . ma non é lecito perfamoreycbe ftpov 
ta alttArchitettura effer curio ft di tante cognitioni, che non meno duhiey che inutili, falúa la pace 
di chi altrimenti crede, efler ueggiamo. pero quiui fia fine alia indottione fatta[ da Fitr. per di~ 
moftrare che tanta dmerfita di cognitioni fia necefiaria alio ̂ Architetto. pero conchiude in que 
fio modo, dicendo. 

Eílendo adunque coíi degna difciplina ornata, & copioía di tante, & cofi uarie dottri-
ne, io non penfo, che alcuno di fubito poíía ragioneuolmente far profefsione, & chia-
marfi A rchitettOjfe con quefti gradi di feienze a poco a poco falendo fin da i teneri anni no 
drito dcllacognitionediuaticfortidiletterenonperuenirá al colmo deU'Architettiira' 

Qmnto uero fia j che lodar non fi deue cofa alema prima, che egli non fi ha dmo(lrato quello 
che é, chiaramente fi uede per le cofe dichiarate fin hora :percioche niuno haurehhe potutode-
gnamente lodare í Jirchitettura fen^a la cognitione della for^a, & natura fuá > & delle proprie
ta che le conuengono; ¡¿rfefeioccamente eglipofto sloauefieá lodarla ¡ prima non Vhaurehbe fa-
puto fare, p'oi non gli fzrebbeflato creduto ; & finalmente conjiretto a réndeme ragione3 fuggito 
farebbei ouero a feflefio haueria contradetto; & i n q H e f l o cafo dipari con gli ignoranti reftat» 
farebhe. Ma prouamo noi fe con ragione potemo lodare l\Architettura: Si ueramentey & prima 
quantoalia cognitione,poiquanto alie operationi;perche nel conofemento, & nelgíudicio ella 
puo efiere con la fapienxa •> & con la prudenxaparagonata, &per le operationi tra le arti come 
Heroica uirtu & regina chiaramente riluce. Mirabil cofa éil potere a commun beneficio rau-
naregli huomini ro^i > & queüi ridurre al culto, & alia d'fciplina ficuri, & tranquilU neÜe cit-? 
t a , &nellefortexgei&poiconmaggior uiolen^afatta alia natura3tagliarleruphforarei month 
empir le ualli, afciugar le paludi, fabricar le muháriigare ifiumiymunire i porti,gettar i ponth& 

: fup erar la natura inquelle cofe, neüe qufali noi fiamo dalla,'natura fuperati: leuando pefi im-
menfiy & fatisfacendoin parte al difiderioddlaeternita-i dilettando chi non fabrica •>.& moho 
piu chi fabrica ¡ornando i J\egnir le prouincicyé'hnondo . Ma perche alcuno pin oltre nonfa-
pendo pao l"infinito, & lo impoffibile proporft dinan^i, argornentando che non cape in anima 
hummo tanta cognitione y & uarietd dijfcienxe rperó Fitnmio ci dimojira in che modo 3 & 
infino a qual termine , hauer bifogna le predette fcienxc •> & dice.. 

Ma for(e a gli imperiti puo impoisibii cofa parcre, che la natura apprenda , & tenga a 
meaioria tanto numero di dottrinc , 

Qnefla éla dubitatione fondata nel potere delta natura humana.-, come impotente a riceucre\» 
& ritenere tanta uarietd di dottrine. Scioglie Fitr. lapredetta dubitatione in queflo modo. 

Ma quando auucrtiranno, che tuctek difdpline tra le tengono una* certa raccommu» 
hanra, & congiuntione, crtdcranno quello , che io dico, fácilmente poter auueairojper-
che quello^che s'impara a guiía di corpo di tai membri compoílo in-íe ítefío raggira,<& pe 
io chi da primi anni fi cfícrcica in uarie íorri di ammaeftramenti riconofee in tutte manie
re di lectere i ftgni mcdefitni, & uede !a raccommunanza delle difcipline, & per queila 
cilmcnte hamio cognitione di tutte le cofe. 

l l dtihbio fi puo formare inqueflo modo, Qnello efetto é impojjibile yla caufa- del quale non 
puo effers , pem íhuomo nonpm apprendere tante arti y & difcipline y peroche la cagione di ap-
prenderle, effer nen puo. la-uinú deWaiiimainfufficiente ifrincapace é la cagione, la quale impe- -
ditanonpúo effer cagione dello apprendere tante arti. Fjíponde Vitruuio, & dice argoment an
do; chepofibik é quelloeffetto yilmodo del'qualeépoffibile,pero puo efferechellmomofia ador 
nato di molte, & diuerfe difcipline: percioche i l modo é poffibile. l l modo ueramente é , che ba
tiendo lefcien%e una certa raccommunanza tra fe, & quafi ingiro tuna neWaltra moucndofi, per 
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akunefmlglianxe di cofe, non é impofflbile, a chi per tmpo comrncia, & sajfatica riconofcere 
& í & # * t f 0 í ^ « » 4 » ^ puo ejjerm ter
mine , & una fohrieta ( dirb cofi) difapere, che hauendo mi tanto poffiamo commodamente fer 
uirci. Vedremo difotto per efempio quello, che hora sé detto. Fin tanto Fitr. riprende Tythio 
[Architettojlquale haueua opinione>che lo ̂ írchiteítopotejje meglio in opinione partitamente,cht 
i proprij profejfori ciafcuno neüafna. dice adunque. 

Et pero Pythio uno de gli antichi Architetti, quello che in Prienc fecc cofi nobilmentc 
iltcmpiodi Minerua,dicenciruoi commentari, che lo Architetto piu deue operare in 
tutte l ' A r t i , & dottrine , che quelli, i quali ciafcuna cofa con la loro induftria, &: eííerci-
tio hanno a fomma chiarezza condotto. Ma quefto con cffetto non fi uede ch¡aro,percio 
che non deue né puo TArchitetto efíer Grammatico come Ariftarcho, ma bcne non fenza 
letteratura. Né come Ariftoxeno Mufico,ma non lontano dalla Mufica.né pittorecoa 
me Apelle, puré habbia difegno . né qual Mirone ftatuario, o Policleto lauoratore di ftuc 
chi, ma non ignorante di tale Arte. né di nuouo Medico come Hippocrate, ma non fenza 
ragione di Medicina, né nellealtre dottrine fingularmente eccellente, ma in queftenon 
fia nuouo, & imperito. percioche non puo alcuno in tanta uarietá di cofe coníeguire fin-
guiar fcieltezza,percheapena cadenel poterenoftroilconofcere, &perfettamente capi-
re le lor ragioni. Né pero non tanto gli Architetti non poíTono hauere in tutte le cofe gli 
ultimi effetti , ma anche quelli, che ad una fola feientia fi cianno, & priuatamente tengono 
leproprietádelleArti, nonpofíbno fare,chc tutti riportino i ! fommoprincipatodella 
lode. Se adunque non tutti in ciafcuna dottrina, ma pochi inmoltianni apena ottenuto 
hanno la nobiltá,come rArchitetto,che eííer deue in tante arti perito,non fará cofa 
grande,& merauigliofa acciocheeglinon habbiabifogno dialcuna delle predette cofe? 
& di piu fe egli andera inanzi á tutti gli Artefici, i quali con fomma induftria hanno prefta 
to grande follicitudine in ciafcuna dottrina. 

Le parole fecondo la interpretatione joño chiare. prona con argomenti, non effer uero i l detto 
di Tythio. Moho piu ragioncmle pare, ch'un'huomo confeguifea la perfettione dyuna folajcien-
%a, che di molte; &pure di raro fi truoua, che queflo auegna, cioé, che uno fia in un'artefola 
perfetto :peró fe non é quello che pare piu ragioneuole, che fia menofara quello, che manco cipa-
re , cioé, che un ¡momo folo ottenga i l fommo grado in molte, ¿fc diuerfe cognitioni. La onde fi 
conchiude da Vitruuio. | Ver i l che pare, che in quefto Tythio errato habbia | cioé fe Tythio 
é (iato eccellente ̂ Architetto, fe ha detto molte belle cofe > in quefto pero pare, che errato hab
bia, in queflo nongli do fede, efendociilfenfo y & la ragione contraria. Et per piu ftabilire i 
dettifuoinonfifeorda Fitr, delle cofe foprapofte da lui , quando( cidifíe, che neWArchitettura, 
come in ogni altra peritia erano due cofe da efier confiderate, cioé la cofa fignificante , & lafi-
gnificata, pero dice i l medefimo con altreparole. 

Pareadunque, che inqueílo Pythio habbia errato, non hauendo auuertito, che ogni 
artepartitamentec di due cofe comporta, cioé deiropera,& della ragione di quclla. & 
di quefte due una épropria di coloro, che in ciafcuna cofa particolarc fi fono cífercitati: 
& quefto é lo effetto dellopera . l'altra é commune con tutti i dotti, cioé la ragione. 

"Hpn é alcuno, che ricordandofi delle cofe dette difopra non intenda quello, che dice FitruJn 
quefto luogo, &feeglinonhaueffé anchora apprefo bene che cofa éFabrica, & difeorfo, la 
cofafignificante,& lafignificatá,l'opera,&la ragione deWopera: legga et confideri lo infiaferit-
to ejfempio deltautorc, che intenderd i l mtto, & conofeera ilgiro , & l a raccommunan^a delle 
feien^. dice adunque. Come adiuienc a i Mcdici, & a i Mufici, & fopra i l numerofo bat
iere de polfi , & del mouimcnto de i piedi. Ma fe egli accaderá medicare una ferita, ó bi-
íognerátrarredipericoloun'ammalato^ionuerrailMuficOjma fará opera del Medico 
propna, cosi nellorgano non i l Medico,ma il Mufico canterápcciochc dal fuono le orce-
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chie prendino la dolcezza, 8c dilettation fua. 
Molti ejjempi ci addnce Vitr.per l i qmlifi cojnprendeycomefifiia U communan â delle fckn-

te; & prima dlmojlra quella tra duefcien^e, &poi tra molte. La Mufica, & U Medicina fo
no fcienxe y o jértt che uogliamo. íofficio del Medico in quanto Medico > é di indurre, & di con-
feruare la fanita; topera del Mufico in quanto Muftco é dúettare colfuono, & col canto le orec-
chiedegli afcoltanti.inqaefti ufficij>& effettifono dijferenti, ma nclle ragioni poffono ejjer 
conformi. la conformita najce da una regola commme, che all'uno, & aWaltro puo fácilmente 
femire, perche confiderando i l Medico la eleuationey <¿r la depreffione de ipolfh la uelocita > & 
tardexga, la egualita ouero la difaguaglian^y conuiene col Mufico, ilquale neüe uoci confi-
dera le iflejje cofe riguar dando a i piedi delle parole che fono ne i uerfi, o al mouimento de ipiedit 
cheftfaalfuonodiqualche inflrumento.perciochelo effer tardo o ueloce, che rifronde altem-
po, alto o baffb, che rijponde al tenore, & a igradi delta mee eguale o difeguale, che rijponde 
alTunoy & aWaltro fono termini communi, che a molte cofe di natura diuerfe , f i poffono appli-
care:pero non éincommodoalcuno che neüa ragione conuenghino molti artefici, iquali fiano 
nelle opere diferenti; & quefto nafte dal ualore de i principa, i quali effendo uniuerfali, & in-, 
dijferenti ahhracciano piu cofe, & non dipendeno dafoggetto alcuno. Eguale adunque fi puo di
ré , de i temph de glijpatij, de i mouimenti, de i corpi, de i numeri, deüe uirtü, & di molte altre 
cofe che a diuerfi .Artefici con ragione diuerfamente conferme ajpettano. dico diuerfamente con
forme ;perciocheil principio é uno; come fe iodicefii. Lo eguale giunto alio eguale fiiil tutto 
eguale, ma lapplicatione fifk in miterie, & foggetti diuerfi«perche i l Medico applichera il det-
to principio ate qualita, & uirtü dellherbe, i l Mufico a i tempi delle fiüabe > il filofofo naturale 
a i moti, i l Geómetra aliegrandexge, qr altri ad altre cofe; come anche il Medico pigliando dal 
Geómetra, chegli angolifacilmmte fi unifeeno, & la circonferen^ non cofi. dice per queflo le 
ferite circolari effer difficili dafaldare, & uniré, <¿r i tagli migliori; in quefio i l Medico sac-
compagnera col Geómetra, népero il Geómetra ofera metter lemani addojfo átun ferito,né i l 
Medico come Medico ardira opporfi al Geómetra. Simigliantemente tra Mufíci,& Af t ro -
logi é communeildifputare del confenfo delle ílelle> de i cotjcenti & confonanze Dia-
teflaron, & Diapentenominatccherononegliafpettiquadrati, otriangolari. 

lo defidero lafeiarmi intendere, percioche i l Thilandro benche fidelmente efyonga le parole 
deüo interprete diTolomeo; ci lafeiaperb difiderio dimzggiorintelligcnxa. Dico adunque, che 
uolctidogli ̂ ífirotogi dimoflrare come i corpi celefli concordano a mandar qua giu nel centro i 
diuini loro infiufii, hamo pigliato alcune figure di Geometría tra feproportionate,& rifponden-
t i . La prima é quella,che ha, tre anguli, & t r e lati e^uali, lafeconda che nehaquattro,la tér-
%a,che ne ha fei. hamo poi mifuratogli angoli di quelle figure , &ritrouato tra quelli efferepro-
portione, ^r corrijponden^a mirabile ; &per quelle hannogiudlcato la conformita , &confo-
nanxa,che hamo le flelle nel mandar qua giu le loro diuine uirtuti, i&psr mxggior chiareTga,: 
iodico, che gli angoli fi mifiirano dalla circonferenxa comprefa, che tengono le linee, che gli 
fanno. Dico dapoi, che gli antichi chiamauano ^ífie ogni cofa miera atta ad efier mifurata, o 
partita, & la diuideuano in dodici partí. L'tma era detta onxa; le due ,feflante: perche entra-
uano feifiate nel tutto, che era dodici. Le tre, quadrante, perche entrauano quattro fiate nel-
l<Afíe. Ls quattro tríente, perche u intrauano tre fiate. &non denominauano altrimenti le chi
que , che Quine unce, perche non entrauano egualmente afhr i l tutto come le due,le tre le 
quattro. Ma le fei erano dette femifies, quafi la meta deW^ífie. le fette ,fettunce,per la iflefia 
ragione delle cinque. le otto,bejkm, perche allí fei ne aggiugneno due. Lenoue dodrante,le dieci 
Defíante, & le undeci deunce, perche in quelle non era mohiplicañone, né aggiunta, che egual
mente entrafie a finiré le dodici. Stando le cofe nel fopradetto modo,io dico che lo angolo dritto 
del quadratogiufto, & intiero oceuperd dodiciparti, Pangólo del triangulo, che éma^giore,&, 
piu largo ne abhracccrafedici, l angolo delta figura di fei, come piu flretto, ne teñirá otto. lo á n 
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ndo del quadmto per ejjcrgiujlo, & intiero fítra detto ̂ ijje, qneílo del triangulo per cffer nutg' 
\ivre un terxo y contenerá i l dritto intiero, & [ara dipiu uno quadrante, che é un ter^o, (¿rqu* 
fard la próportioríé dettá fefquitcrTa. l ! ángulo delta figura ejjangulare é minor la metÁ deW án
gulo della triangulare, &.occ.upa otto parti delta circonferen^a, che é di mifura hejjule, ciod 
)fotto parti;&pero tra quefti anguli é la proportione Doppia nominata. come tra lo ángulo del 
quadrato, ángulo deWefíangulo é proportione fefquialterai cioé che nel continente é una 
uolta é me%a ileontenuto, come otto, cioé i l bef-
fale é nei dodici, cioé nell\AjJe unafiatay & uno 
triente, che é la meta di otto, & quefto fta detto 
per queüo, che aparticne aW^firologia, Quello 
ñeramente, che é delta Mufica, é che ÜMufico 
fmilmente conftdera la confonan%ay & queüa 
non negliajpetti, ma nelte uoci y & n e i fiíoni,& 
mnhanno uoluto ufare inomidegli .Arithmeti-
ci ,ma in uece di fefquiterxa hamo detto quarta, 
in uece difefquialtera hamo detto quinta,i¿rper 
dcppiahannopigliato ottauay che dette con no-
mi Crecífuonano DiateJJaron, Diapente y Diapa-
fón; come fifard manifefto nel quinto libro. kgli 
bifógna adunquefe le uoci deono ejfer confonan-
t i , cioé uenire alie orecchie in modo diletteuole 
mite & mefcolate; bifogna dico y che egli ci fia 
tra leuocigraui, acute proportionata diftan-
v&l ílmedefmo é bifogno y che fia nel confen-
timento delle flelle( che Fitr.chiama Sympathia) 
ñecioche mandino qua giúy unitamente con for-
%a y & uirtu glinfluffi loro . le rególe adunque 
dtll'lArithmetica f mo quelle, che fkmo la Mu
fica unita con l'iAftrologia. perche la proportio
ne é commune, & uniuerjhle in tutte lecofe atte 
ad ejfer mifurate ,pefate y & numérate, 

Etcon i l Geómetra della profpettiua j & 
del uedere, & coíi in tutte le altre dottrinc 
molte cofe, o tütte fono communi da eíler 
difputate folamente. Ma gli incominciamen-
tidellcopere, che con le mam,&col trat-
tamento & eíTercitio alia fcieltezza, & bellez-
za.fi conduceno,á quelli folamente afpetta-
no , i quali in una Arte propriamente all'ope-
rarefono ordinati, 

Oltrailcommertio (dirb cofi ) che tiene I j í -
flrologiacon ta Muficaper lej'opradetteragioni> ; 
fiuedeanche laraccommmanxa che ellaha con la Geometría per laprojpettiua, che da Crecí 
ópticos logos y cioé ragione del uedere y é nominata, & quiFítru, dímoflra la ccmmunan^ tra 
piu di duefeien^e, & uuole diré, che oltra quello che ha da furc F^flrologia con la Muficayel-
la anche tiene compagnia con la Geometría y perche dal Geómetra ella píglia leragioni della 
projpettiuarijpetto a gli ajpctti y &\alle dijlan^e yd'onde nafce i l ritornoylo flato y (¿rilpro-
frejfodepianetine iloronmimmi.prendeil fuo foggettola projpettiua dadue feien^, dalla 

Geometría 
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Ceometria la linea: dalla naturalelaueduta: &ne fa una [ola y che 10 chiamerei I{aggio,ma 
queftecofe altrouecifaranno manifefle. Standoadunque quantofi édc t to ,& la raccommu-
mn%adelle fcien^e, Fitr.conchmdendociprefcriue il modo , & i l termine del [apere, &dice, 
- EtperoaíTaipareráhauerfattocolni, che di ciafeuna dottrina hauerá mediocremente 

conofeiute le parti, & 1c ragioni di quelle, & quelle che neceííarie fono airArchitettura: 
acciochc egli non fía lafeiato, & fi perda & manchi, quando di cote t a l i ^ di tal'A n i bi-
fognerá far giudicio, & prona. 

Ver che non deue ,nepuo lo ̂ Architetto ejjere perito nella Grammatica come ̂ riflarcho, ^ 
ilreflo, che Vitr .firicbrda dhauer detto di fopra, done diffe l non deue.} pcrc'oche fe hene 
lo tArchitetto potejje ejfer perfetto in tantearti, non pero per quella perfettione fi douerrebbe 
propriamente chiamare rArchitetto, perche ufcirebbe fuori deitermini deltArchitettura; & 
per quefto moho pin forte fifa largomento di Vitr. contra Tythio, perche prima sé dmoflrato, 
che la fuá oppinione per la ifyerien%a non t uera, poiper ragione non é pojjibile, & infine fe be-
nefufie pojfibile non é conueniente.Simili argomenti ufa Vlatone , Ariftotele & Galeno, ragio-
nando quclli deíl'Oratore, & quefto del Medico, fecondo ilpropofito l Q r o : & pero quiui dirb 
cofa) cheamepare degnadiconftderatione,perfareamertitiquelliychefidamoadalcunafeien 
Xa'; che chi fapejfe bene qualifuffero i termini di ciafeuna feien^a 3 & conofeer potejje quando 
altri ne ufeif ero , fen%a dubbio egli coyiofcerebbe > & ritrouerebbe tante ,^ cofi belle cofe in 
ciafeuna •> che egli ci darebbe da merauigliare;percioche chi ha bene letproprietá, & le diftin-
tioni dtlle cofe, puote anche & le raccommunan%ey & le fmiglian^e conofeere. 

Ma quelli > a i quali la natura benigna tanta di folertia, & uiuezza d'ingegno, fk di me
moria hauerá conceduto,che pofsino iníieme , & la Geometria, & rAftrologiaJ& la Mus 
íica, & le altre difcipline perfettamente conofeere, certamente paííano i termini)& gli of-
ficij dello Architetto, & fí fanno Mathematicijdoue fácilmente poflbno difputare contra 
quelle difcipHne,perche di piu arme di feienze armati fono. 

Eglififuoledift}Utaredeiprincipijd,mafcienxa,& fi fuole anche difputare deüe cofe con-
tenute fotto que priricipij contra chiunque le negajfe. fe eglifi dijputa de iprincipij, bifogña ufei-
re de i termini di quella fcien'zai& ufare ma fciewza commune,& uniuerfale : perche fe le 
proue nafceno da iprincipij, come fipuo contra chi gli niega diputare fiando ne i termini di quel
la feien-za, non ejfendo cofa inanxi iprincipij ? &perd dice Fitr. che chi é armato di piu armi di 
feienze puo dijputare contralefcien%e cioé contra coloro che di quelle nefhcejjeroprofeffione. 
& per quefto tAriftotele non come Filofofo naturale difyuta contra Tarmenide, & Melifo3i 
quali negauano i principij delta Filofofia naturale :ma come Dialettico,& fopra naturale. Ma 
fe egli fi dijputa deüe cofe contenute fotto iprincipij di alcuna fcien^atpuo bene alcurío non u fi en-
do de i termini di quella fcienxa diputare contra chi ragionafie male deüe cofe a quella pertinen-
t i , perche eglifi feruirebbe de iprincipij di quella feien^a; & pero queüi che fono in molte fci'en-

+Ze periti, fempre armati fono, & aWoffefa, & alia difefa,percioche ufeendo o fiando nella 
propofta quiftione, fipofiono faluare con auantagio. 

Ma rare uolte fi truouano íimili huomini, come fu Ariftarcho Samio, Phtlolao^ A r -
-chita Tarentini, Apollonio Pergeo, Eratofthene Circneo, Archimede,&: Scopinas Sira-
cufani,iqualiperuiadinumerij&diragioninaturali moltecoíe ritrouate circa g l i in -
ftrumenti , & le rególe & gli ftili >a i pofteri degnamente lafeiorno. Quando adunque 
íía,che dalla folertia naturale non a tuttelegenti per tutto , maapochi huomini conce-
duto fia l'hauere cofi buoni ingegni, & l'ufficio dello Architetto fia eífere in tutti gli am-
maeftramenti eífercitato, & la ragione della cofa permetta, che non fecondo la necefsitá 
le fomme, ma le mediocri cognitioni dcllc difcipline egli habbia : io 6 Cefare, & a te, & a 
quelli , che leggeranno i miel uolumi, dimando, che fe alcuna ;cofa poco fecondo le re
góle di Grammatica fará da me efplicata, egli mi fia perdónalo. perche non come fom-
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mo Filofofo, nc cloqucnte Oratore,ne Grammatico nellc plu "eccerienti ragloni del-
T Arte eííercitato, ma come Architetto di cjucfta maniera di lettere ammacftrato mi fono 
sforzato di fcriuerc queíte cofe. 

Conchiude Vitr.con mirabile circondottione, &abbracciamento le delte cofe, tenendo lun-
gctrmnte fojprfo lo intcndimento prima > che umghidfine, ilche éidea* & forma, della grandeT-
'Zadelpadare,cbefifoñmtaconakuneparticelle la fententia > come fono chenche y non fola-
menteyquarMnqaeiauegnaDioy&altrefimigUanúycherichiedem altre rijponden^. Ecco 
quanto é ripieno quejio parlare difentimenti, & d^írgomenti, & prima dalla natura deüe ca
f e , quando dice | maapochihmminiconceduto fia. | Dapoidallarte, quando dice \ 
["ujjicio dello lArchitetlo. | Indi dalle cofe iflefie quando dice. { Etla ragione delta cofaper-
metta, l & finalmente chiudeilfentimento, \ loche oCefare. I Tropone poi di che egli 
hahhia a trattare dicendo. Quanto ueramente ricerca il potere di cpeft'Arte, & le ra-
gioni,che in quello pofte fono ,prometió (come io fpero) in quefti libri non folo á 
gli edificatori, ma á tutti i faui fenza dubio con grandifsima autoritá poter preílarc. 

Tarcualapromefia difitr.grande, & gonfiaypero conprudmxa egli uipofe quelleparo
le | come io fpero \ perdimoftrare modeflia. dice adunque che eglipromette preflare quanto por 
ta lafhcoltadeW^[rchitettura,mnfolamenteagli edificanti, ricordandofi dihauerdettOyche 
r.Architettura nafce da Fabrica y ma a tutti iperiti le ragioni dell'iArte prometíe y lequali nel 
difcorfoyneUacofafignificantey &nella prouadella Fabrica fbno ripofle. & pero fenza dub-
lio congrandijfma autoritá ofierua lepmnefky pereiochc come fauio .Architetto fondera l 'jír-
tefuafopraueri, efficaci xutiliy &conformi precetti. Et tanto detto fia foprail primo capo». 

T>i qmlt cofe e comfoña laArchitettura* 
C <t/í P , / / • 

'ARCHITETTVRA confifíe inOrdine,inDirpoíit ionc,in bel Numero, in 
Compartimento,in Decoro,&:in Diftributione. 

Chiunque intendera beneilprejente capo, con nerita potra diréfapere y & i n ~ 
tendere in che confínala forx^deE^írchitetturu .percioche lefei cofe, nelle quali 

ajferma Fitr.che confifle t<Architetturay fono quelkyche appartengono allafor%ay& natura di 
efia f quelleáeüequali éthabito nellammte dello ^Architetto; & quelle finalmente y.fen^a le 
qualiniuna operapuo hauer forma y o perfettione, Difficilcofaé dimoftrare ladiuerfita che é 
tra le predette cofe : & bella cofa é lafeiarft intenderey non fuggire. Tercioche a moltipuopa-
rererche Vitru.mldiffinireledettefeicofeydicail medefimoin piu modi: // che noné, comió 
mi sforxerd di dimojirare chiaramente. Dico adunque per intelligentia diquello y chefi deue 
exonere yche alcune cofe inquanto aWeffer loro nonfi riferifeono ad altre, ma libere y <¿r ajfolute 
fbno, Mtre hatmo rilatione, & rifyetto, cír fenx¿t non fiarebhenoJhuomo,la pietra,la planta, 
&finalmmte ogni fofian^a non hamo riguardo y & comparationead altra cofa, perche da fe 
ftanno rma tefier padre, patrone,maefiro, amicoyfiatello ynonpuo fiare da fe, ma di neceffitd ad 
altrofiriferifc£. perchel padre ha rilatione al figliuolo, ilpatrone alferuo yil maeflro al difek 
fulo yXamico aWamico, i l fratello, alfratello .fimilmente i l doppio ,H ma^giore, i l minore & 
Vegualtfono cofe, che fole non poffono né fiare yné ejfer intefe . Oltra lapredetta difiintione egli 
¿degnodiauuertimentOy che deüe cofe y le quali di loro natura fi riferifeono ad altre, fono alcu-
ni termmi::í¿r quefli fono ilfondamento & principio dal quale sincomincia la relationey<¿r ilfine 
nel quale ella termina:come la ragione di efier padre comneia da chi genera, & tey^una in chi 
égenerato. Loeffer maefirofi fondain coluiy,chtinfegna, & ha ilfuo termine in colniychc 
ifttparaJo ejfernuggiore corninciainquclU cofayche eaede) &finifie nella cofa eccejfa. /» 
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quefle comparationi di cofc Jpefio admiene egualitd, & parita, cioé che tanto nel fóndamento, 
quantonel terminefi trom ragione egttdeicome dkendo,amicO)0 frateüotpercioche l'ami-
co é parí aWamico,il fratello al fratello, nt fi troua ragione rmggion neWunoche nelTal-
tro termine. JpeJJb anche fiuede neüe cofe nferite difyariü> & difaguaglianzay comedirépa-
trone & feruo y padre ¿r figliuolo, maeflro &difcipulo, perche egli importa che fi cominci 
pmdaunoychedaWaltroi&altra ragione éneWuno termine > & altra neWaltro, Qnefiedi-
ftintioni hamo gran for^a a fkre, che hene sintendino le fei predette cofe. pernoche tutte fono 
comparationi, relationi, come fi uederd qmfotto. Hauendo adunque Fitru.formato lo j í r -
chitetto', cioé fhtt oto degno agente di tanti artificij; tratta della forma; pernoche efendo la ma
teria imperfetta nimia cofa da ejfa fi tranebbe fen%a la perfettione > & la forma ¡ la quale con-
fifie neüe fei predette cofe. Due finifi truouano delle opere, uno é ti compimento, & finimento -
del lauoroy come y quando fi dice, topera é finita > & compita: l'altro éil fine della intentione; 
cheé, quandofornita topera fi dice , io ho lintento mió; come forniia la cafa io fono difefo da i 
uenti, & dal fole, & ficuro de i contrarij. Ter uenire adunque al fine dell'opera, egli é necef-
fario (fe con arte ci uogliamo gouernare ) procederé ordinatamente; & que fio in due modi;pri~ 
tnaquantoaüaquantitd ,(¿rgrande7^adeÜeparti,poi quantoalla foftanxdfonqualitd diejfe 
parti. nel primo é fordine, nel fecondo é la dijpofitione. & perche la qualitdfipuó confiderare 
in je ftejfa, <¿r comparándola aüa forma, che aWajpetto, & dgli occhi fi riferifce; pero bifogna 

grandeva si del tutto, come delle parti 3 pero bifogna, che oltra l'ordine cifia 
ma corrijponden^a delle mifure t rafe ,& al tutto compárate. che propofio che cifia la mifura 
dmafola parte*, fappiamo le mifure delle altre;&propojiaci la grande'iga del tuttofappiamo 
lagrandexga di eiafcuna parte. &quefla corrijponden^a énominata Simmetria, quafi concor-
fo, & corrijponden^a di mifure. 7v(o/ la chiamamo compartimento, i latinifi ferueno del nome 
Greco. Ma perche topere che fifanno hauer deono autoritd, & riputatione, & ejfer anche 
aWufo de" mortali accommodate, & con pruden^a dijpenfate; pero uolendo mi ottennere le 
predette cofe, fa bifogno feruar queüo, che fi conuiene, che Decoro fi chisandj & difpenfare i l 
tutto, il che épofio nella diftributione, dellequali cofe fi dirdpoi partitamente ,ponendo prima 
fotto unafpetto la fopra detta fufficien^a delle fei cofe, 

Secondo ilprima époi delle 
ouero fecondo la quantitd.^mifure,cofiélordine. 

cuero i n f e C " i Secondo la rijpoden^a delle 
^ ouero fecondo la qualitd. mifure, cofi é i l compartí* 
^cofi é la dijpofitione delle mentó, 

Tutta la forma delle ) parti. 
opere fi confidera / 

C ouero alio alpetto. cofi é la Eurithmia. 'j 
^ouero riferita^ ouero alia conueneuoleTga . cofi é i l Decoro • 

C cuero aWufo.cosi é la difiributione. 
JJoi diflintamente ragioneremo di eiafcuna parte, prima deWordine. 
O rdineémoderataattitudine de i membri dell'opera, partitamente, &nípetto a tut 

ta la proportione al compartimento , ilquale fi compone di quantitá, 
Terche inmolte cofe ritrouamo ordine, dijpofitione, decoro, diftributione, & le altrepar 

t i jbpradette, pero diremo che quefti termini fonogenerali & communi: & comegenerali, & 
communi hamo le loro diffinitioni nella feienya genérale, & commune, che é la prima detta 
Metaphyfica. Ma quando alcuno artefice mole applicare alema di qttelleparti allapropria co 
Snithn€,reftrign€queÜauniuerfalitd alparticolare, & proprio dettam fuá, come fi uede al 
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prefente > nelle dette dijfinkioñi, & prima nella diffinitione delíordine. Certa é che Pordine in 
fe,&fecondo la naturafuanelgenerale, équando una cofa di fuá ragione pone urícjjhr dopo 
l'altro: &peró nefegue, chedoue é ordineftaprima, )¡¡ppoi •> & quefli fono term'mi communii 
& che abhracciano molto. Ma lo ̂ Architetto gli riflrtgne a fe, henche con piu larghex^a, che 
ogni altro Jírtefce tpcrcioche lafcientia & cognitione dello .Architeito é piu ampia che cjuella 
dun altro. Diceadmque che l ordine é quando in una opera di fua ragione leffer duna quantitd 
époflo prima > & laltro poi: & in quefto modo la diffinitione dell'ordine é fatta propria per 
Fappltcatiotic de i termini communi & miuerfali, nei qualiftpuo diré, chepofiafia la racco-* 
munanxa delle fcienTe. Ver che adunque fijiia ne i nofiriprimifondamenti, 10 dico che l'ordi^ 
ne é tía m d k cofe, che fi riferifcono ad altre, & chepofle fono in comparatione, & rifpetto; 
Dico di piu chela compar añone é di quelle, che fono nella difaguaglian^.chiaro éche nelTor 
diñe fia rifpetto y perche neW ordine sintende y che alcuna cofa preceda, <¿raltrafucceda. euui 
anche dtfa^mglianxa perche fe tutte le cofefuffero eguali, gia non farehheno tutte, come dice 

quantita > nella quanlitafi troua lordine, che riguarda, 
riguarda alie par l i , non che f m ordine in effetto fi riiruoui fen%a l altro: ma m modo, che lo 
intelletto puo fare la diflintione y & inte7idere ciafcuno feparatamente :&pero dice Fitruuio 
quanto aíTordine ycheétralepartiy che íordine é moderata attitudine de i memhri deUope 
ra partitamente, & quefta attitudine, che egli chiama commodita , confifie nel regolare, & 
temprare una parte cerca la fua grandeva in modo , cfjt fia mifura deüe altre , & con 
quellc conuegna , & rijponda; & in quefta regolatione la parte y che come mifura fi pigliay 
deue precederé alie altre, neWordine adunque applicato aW^Architettura, fi truoua i l prima , 
& i l p o i . & quefte fono diferen%e oppofte y & difeguali» & pero fi deono ridurre fottoun 
termine commune; & quefta é la regola . ma piu chiaramente per lo effempio ; & quefto 
quando io hauero dichiarito tordine delle parti compárate al tutto. Dice inquanto a quefto 
ordine. Vitr. {Et un rijpettodituttala Vroportione al compartimento. I Troportione é 
comparatione di cofe tra fe , che fono duna ifteffa natura. Quefta fi fa neWArchitettura , 
pigliando una certa, determinata quantita y la quale fia regolatnce di tutte le altre gran 
dexgt ) (¿rmffure delle parti y & memhri deWopere. Lo ejjempio é quefto. Vitr. nel ter^p 
libro al fecondo Capo uolendo render contó delta bella maniera de i tempij, nella quale é lo 
jpatio conueniente y & bello tra unacolonnay & l'altraydice che e^li hifogna y che lo ¡patio 
m i l uano o lume fia delta groffe^ja di due colóme j <& un qúarto piu. &con quefto dice, 
felafacciata.delluogoy douefiha da fabricare fara diquattro colonneybifognera compartirla 
in undici parti & mexa* lafciando le ¡pire: & di quelle undici y una deue efjer il modulo; che cofi 
egli chiama quella mfurayche regola tutte le grandexge dell'opere. Dona alie gi'ojfexje delle co 
lome un moduloya i uani due moduliy&un quarto,al uano di me%o tre moduli . & in quefto modo 
ordina tutta lafacciata; come chiarámenle fi uede che quattro moduli fi danno a quattro colon-
ne,tre alto fyath dimexoychefonofette,quattroetmexo aglifpatij y & uani dai latí, che fono 
undici & m e x o . Et la ragione ifieffa élodata fe la fronte fara di fei colome y perche quella fani 
partita in parti diciottOyuna di quelle fara i l modulo, la groffeiga delle colome fara dun modulo, 
ejfendo adunque fei colonneyanderanno fei moduli nelle loro grojfc^e, nel uano di mexo tre mo 
duli y che con i predetti fei fanno noue . ma ne i uani dalíma & íaltra parte, che fono in tut
to quattro y andandoui due moduli, & un quarioper uanoyu anderanno altri noue moduliyi qua 
l i raccolti con i noue di prima faranno la fomma di diciotto. & cofi ua nella facciata di 
ottocolonne che inuentiquattro parti , & me%a partita y fa i l modulo duna di quelle y col 
quale fi mifiura come di fopra. ijelle machine anchora y & nelle altre opere fi uede ojferuato 
quanto s ¿ detto. ordine adunque é comparatione di difaguaglian^a, che comincia inmapri-
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tna prefa qmntiü , come regola di tutte le partí , & a quellei & al tutto riferita: facendo 
tmconuenien^a dimifurénominatafmmetria. Qucña fi compone di quantitá, laquale é 
conuenienteeffetto de i moduli dalla prefa deiropcra,& di tutte le partí de i membri. 

La fmmetria, & compartimentofi compone di molte quantiú aduno ifiejb effetto: la qual 
quantitaédifjinitadaVitr.&dtmicontejfempiodichiarata. nelqual ejjempio prima ft pi~ 
gliail piano intiero delta, fronte, & quello in parte fi dimde, & duna di queíleparti fe ne fa 
la regoletta, & U modulo, ilquale tempera, & modera i membri, & le partí deWopera fií~ 
cendo nel tutto un comeniente effetto. La difpoíitione é atta collocatione delle cofe , & , 
nel componimcnto ícieko effetto con qualitá. La difpofitione compara le parti delíope-
re non come grande^ , & quantitá, ma come parti da ejfer collocate nel proprio luogo. 
percioche non é a baflan^a ritrouare ma commune mifura , che fia regola delta grandeTga 
delle parti, ma bifogna anche ritrouare un'ordine diqueüa cofa, che ha parti, non compa
rando le parti comegrande'Zge, & quantitá, ma comparándole come cofe da - ejfer pofle al fuá 
luogo, Due maniere ci fhla difyofitione, l'ma dalcafo procede, o dalla necefiitá , & taltra. 
dalFartificio, odal fapere. Fitr.ragionadi prefente dt quefla ultima, ma nel fefto libro ra-3 
giona dellaprima, & moho bene fi lafcia intendereal fecondo Capo del detto libro, cerca le* 
predette cofe dicendo in quel lúogo. Niuna cura maggiore hauer deue lo Architetto, che 
fare > che gli edificij habbiano per le proportioni della rata parte i componimenti delle lo 
roragioni , quandoadunque fará fornica la ragione delle mirure >& con difcorfo efpli-
catele proportioni. (Come ricerca íordine, & la fmmetria,) airhora é proprio an
che deiracutezzadelloingegnoprouederc alia natura del luogo, aU'üfo , alia bellez^a, 
& aggiugnendo, o fcemando farconueneuoli temperamenti,aceiochequando faráleua 
t o , o aggiunto aicuna cofa alia mifura, ció paia eífer ftato drittanienteformato. 

Come fit Fitruuio nella dijpofitione delle Bafiliche , nel quinto libro . 
Tn modochenientcpiufidiíidcrineirarpetto ( Uceo la Eurithmia,) perche altra 

forma pare, che fia dappreííb, & al baíío; altra di lontano, & in altezza,né quella 
pare in luogo rinchiufo, che pare in luogo aperto. nelle quali cofe é opera di grande inge 
gno fapere prendere partito. 

Et infine del detto capo dicepiu chiarmente, toccando la difpofitione, che dal cafo , o dalla ne 
ceffitá procede. lo non penfc^che bifogni dubitare,che alie nature,& nécefsitá de i 
luoghi,nonfidebbianofaregliaccrefcimenti, &Iediminútioni,ma in modo, che in 11-
mil opera niente fia difiderato. & quefto non folo per doctrina , ma per acutezza d'inge-
gno í¡ puo f a r e & pero prima egli fi deue ordínare la ragione delle mifure, dalla qualeíi 
poflapigliarefenzadubitatione ,ilmutamento delle cofe. Da poi fia efplicato lo fpatio 
dal baffo deiropera, che fi deuefare, di largezza, & di lungezza, della qual operajquan-
do unafiata fará determinata la grandezza, ne fegua l'apparat odella proportione alia 
bellezza, accioche dubbio non fia lo afpetto della confoi>anza,a chi ui uorráfopracon-
fiderare. 

Dalle parolefopradettechiaramenteficonofee i l numero,Vor diñe , & la natura delle fei co
fe predette .iohouoluto allegare i luoghi diFitr.per ejfere lo intento mió diefyonereKitr. con 
Vür, iflejfo.dice adunjue, feguitando tafuadijfnitione, che la dijpofitione éatta collocatione del 
le cofe. Etper cofe intende le fiante, & le parti di ejfe neüa fabrica, ouero le parti deW opere fht 
te daWiAn hitetto, fieno cjualifi uoglia.da quefla ben dijpofla collocatione delle parti, nafce i l ue-

rnetria, & ta dijpofitione é ordine delle parti al luogo, come fi uederá alfeflo capo del primo, & 
inmokialtri luoghi. Le idee della difpofitione fono quefte la pianta, lo in pié, i l profilo. 

La 
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faabdte&pa"«o.áeraid'fiCj! ddlafeftt»& «icUaregolridal qU^e^^gUát l difcgno dclle 
forme nel piano. Lo in pie, é la imagine dritta della fronte, & figura con modo dipinta, 
con Je ragionídciropera, che fi deuefare.il profilo é adombratione della fronte , & de i 
latí che fi feoftano, & una rifpondenza di tutte le linee al centro della fefta. 

^ldiftonn-c> &coÜocarelepartilo^rchitettoformanelfuo penftero,& pói difegna tre 
maniere, oueroidee delle opere: V m édetta da Greci, ichnografia, cioé defcrittione>& difegno 
della pianta, per daré ad intendere la coüocatione delle partí i & la largbcxza, & lungeiga 
deWopera . alche fare ci mole un moderato ufo della feflai&della regola. L'altra ó dettay ortho 
graphia»cioé deferittione > & difegno del leuato, & dritto, si per dmofirare l1 al tera delle ope
r e , cómela maniera. dene ejfer lo in pié conforme alia planta, altrimenti non farehbe uniftefa 
cofa queüa, che nafce, & quella, c he crefee: Oche égrande errore, & contra la natuna delle co 
fe iperciocheneüe piante, &neglianimalifi uede queUo,cbe nafce y & qucüoy che crefee ef-
fer lo ifiejfo • & nium parte aggiugnerfi da poi. La ter^a idea é i l profilo, detto feiografia , dal 
quale gratule utiliú fiprende, perche per la deferittione del profilo f i rende contó delle grofjeyge 
deimuritdeglilporti,delkritrattionid'ognimembrOy&in cjuejio tJirchitetto come Medico 
dintoflra tutte le parti interiori, & ejieriori delle opere, & pero in qmflo ufficio ha bifogno di 
grarUiffimo penfamento, (¿rgiudicio, & praticaycome a chi y confidera gli effetti del profilp 
émanifeflo: perche la eleuatione della fronte y & la maeflanon dimoftra gli Jporti, le ritrationi, 
Ugroffe^ delle córnici, de i capitelli, de i bafamenti, deüefe ale, & daltre cofe, pero é necef-
Jario i l profilo ¡ & con qnefle tre maniere di dijpofítione t^írchitetto safficura della riujcita del-
£ opera, & f u piu certa la fuá intentione, & l'altrui difiderio difiir opera lodata, & degna. £t 
apprejfo puofhre i l contó dellaJpefa, & di molte cofe aWoperepertinenti. Dalle dette idee, che 
fono forme concette neüa mente, efyrejfe nelle tauokyo carte, ne uiene quello ejfetto fcielto > 
elegante, che egli ha detto . Si deue anche auuertire, che Vitr. ejponendo le nature delle feipre-
dette cofe, uiene a confermare quelle, che fono necejfarie alio <Architetto, percioche f i uede neüa 
dijpofttione, & nelle fue ¡pede, quanto utile fia i l difegno, & la Geometría. ft uede neWordine, 
quanto commodafta CtArkhmetka, & uederajfi nelle altre parti quanto cifard a propofito la 
Trojpettiua, la Mufica, & quelle cofe, che aWifloria, & alie altre qualitd deüo .Architetto fo
no comenienti. limpié é imagine della fronte. La done rapprefenta fopra i l piano d'una carta, 
tela y o tauola quello , che nafce dalla planta riferendo i l tutto alie ragmU deü'opera, che ft deue 
fhrefia ella Dórica, Iónica, o qual ft uoglia. Vitruuio ha chiamato fronte ogni cofa, che dritta 
fiuede. Moltijono, da i qfialift potra hauere una planta, & anche non ufcendofuori de i termi 
ni di quella yfhranno lo in fié fecundo la ragione dell'opera futura, ma nonfapranno in ogni or di
ñe della fabrica dimoflrare in dijegno lagroffeiga de i pared, quello, che pofa ful uiúo, quello, 
che efee, & quello, che entra; &perb mancheranno di quejla ter^afpecie, & Idea della dijpoft-
tione.9per tafm dificulta, Quefiautiliü del profilo m muoue ad interpretare feiografia y & 
non fcenografia, perche fe bene la fcenografia che é deferittione dclle fcene , & projpettiua, é 
necef aria nelle cofe de i Theatri, comeft uederd nel quinto libro; non pero pare, che fia fecondo 
le idee della dijfofttione, delle qualift parla. Mtriiiogliono , chesintenda i l modeüo.ma que-
fto non corre con ilpropoftto nofiro ,fe bene eglifapiu chiara, & certa la intentione deüo ̂ írchi-
leno:oltra che nonconuiene la diffinitione data da Vitr. al modello. Totrebbe diré alcuno 
che la detta diffinitione non quadra al profilo; io rijpondo, che ejjtndo tanto neceffario i l profilo, 
& moltofm, che la profpettiua, bifogna conftáerar bene la detta diffinitione. lo per me, quan-
dohauefiadintendereinquefloluogo laproJpettiua,uorrei^ le idee della di-
jpofttwne, per poneruiil profilo; tanto egli mi pare necejfario. Mapare anche di nuouo , che 
conuenendo la diffinitione della d'ftofttione a due delle fue ideeydoé alia piantay&alio in pié, per
che di ctajcmaftpuo diré, che é alta coüocatione deüe cofe, & nel componirnento fcielto ejfetto 
con qualtta miparedico, di ritmo, che elk non comenghi alia feiografia, fe per feiografia sin-

tende 
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tendeprojpettma, perche nellaprojpettiua nonftpuo uedereatta coUocatione deíle cofe, né mem 
ncl componimentofcielto effetto con qualiü. La cagione é , che ¿ neceffario, che il generefi di-
ca dellefue jpecie, & che la diffinitione del genere conuegm alie Jpetie fono quel genere comprefe* 
Molto bene adunque al projilo comienc la diffinitione deüa difyofmonc, perche fi uede nelprofi-
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lófcieltoésbrigatoeffetto nel componhnento,tfr ftuedeuna attacoliocatbnedeüe cofe.eme 
a chiben confiderzyé manifefio aperche-mte le linee uengono aWocchio fen^a impedimento y 
&ftconofconoglijporti>&le ritrattioni, & legroJfe^Te co7nefonoi & naneóme appareno 
con linee y&anguliproportionati, come ftfaneüa projpettiuacfe bene pardchela diffinitio

ne 
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ve delta fciografia addotta da Vitr.'accenni la difjinitione delta profiettma, Et quamlopure egli, 
& altri intender uogliono, che fi ragioni delta profpettim 3 & io con loro maccordero, &dirh 
Spiuy che egliénecesario conceder qualcheluogo al profilo nella difiofttione ,per le ragioni* 
che io ho detto, rimettendomifempre a miglior giudicio. Ma farebhe gran cofa, che trattando 
Vitr, in quefto luogo di cofe miuerfali a tuna íarte egli uolejje intendere delleparticolarh & la-
fc 'taffe le cofe importanti mancando al fuo ordine. 

Lapartedoueélalettera I . é lo in píe dellapianta precedente. 
Lapartedoueclalettera O. éilprofilo. 

m m M 

Quede nafceno da penfamento , & da Inuentionc. PenGmento c cura plena di ftudift 
&eíFettod'induñna,&uigilanza d'intornoall'operapropofta con dilettatione. 

yitnmio in queflo luogo dimoflra da che nafceno lepredette maniere, & idee delta difpofitio-
ne: & come huomo, che bene habbia prouato, & fentito in fe ftejfo quello, che egli dice>ufa d 
cuni termini efficaci per ifprimere la fuá intentione. Se adunque la natura ci apportajfe le predeí 
te forme & idee, fm%a dubiopoco ci bifognerebbe ufare dello artificio, Ma perche la naturt 
noncimoflra le dette cofe: necejfario é r¡correré altarte. & perche con l'arte ft cerca di 
rapprefentare gli effettialla natura ftmiglianthperb ci mole penfamento : & per eJJ'er dijficile, 
con arte confeguirelo intento noftro,pero grande ¡ludio, & induflria ft richiede: ma poi che 

' diletto 

•pm 
(onuetiienteaüo inteltettOychelaueriUhondeftdice: Mtro diletto ch'itnpa^rnontrouoJldileP 
to del fenjo é riceuerc qualita di qualche oggetto, che comenga, & corrifponda aljénfo; co
me fiprHOüa mlk ddicate nimnde > mita fuauita de gli odori, nclla dolceiga de fuoni, nella ua-

ghexz? 
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ghetga deíkjntturé > & ne iglocondioggcttideinojlri fentiment}.&perodiceF!tr.& 
che penfamento é cura pietia di fludio:pernoche é cerca le cofe difficili, & non dimoflrate 
dalla natura, &permcglio i, fprimereil fuo concetto dice, \EffeUo d'induflria & mgilanxa 
cerca?operapropoftacon dilcttationel Terciochenon penfabene chi non é imhflriofo, 
uigilanteicome era tArchimede, ilqmle comparandogli effati naturaíi, & cercandone le 
cagioni, hebbe caufa di tronare ií uero della propofla dtmanda , come dice Vitr.nel nono libro 
al terxo Capo. & hauendolo trouato da mirabile letitia fopraprefo , ufcito del bagno ignudo 
correado gridana, io ího trouato j io l'ho trouato. nel che apparue la pronta, & nobile uiua-
cita delt ingegno fuo, hauendoinpoco [patio applicatoilmexo al debito fine, reflandone forn-
mamentefatisfattoperlainucntione laquale fecondo Fitr, Edimoftratnento delle ofcurc 
dlmande » í¿ ragione della cofa ritrouata di nuouo con prefta , & mobile uiuacitá. 
& quejii fono i termini della difpofitione; Dimanda é prapofladubbiofa, dubbio é poflotra 
mexo l'ajjirmare, & i l negare. quando adunque lo inteüetto é trdl J i , & i l no, egli forma 
una dubbiofa propofla, che ft chiama dimanda, ouero quiftione. & ufaalcme particelle , che 
dimoflrano i l modo dello interrogare, & di richiederne larijpofla. come é.fei tu buono o no? 
che cofa é bontd ? d'onde uiene f* a chiperuiene ¿ & altre cofe & modl fmiglianti, i quali non 
plegando pinaWafjirmatione > che alianegatione,richicggono certa, & indubitata rifpofla, 
laquak non puoeffer ben fatta , fe non da quelli, che haueranno la inuentioneper lo pen-
famento, & per la induflria, & uiuacitá deüo ingegno, & quefti fono i termini della difpo
fitione :cioé la difpofitione é rinchiufa neüetre fopradette maniere, che fono la planta, la 
inpié , i l profilo. I I bel numero detto Eurithmia , e afpetto gratiofo, & commoda 
forma nelíe compoíitioni de i membri. quefta íí fa quando i membri deü'opera fono 
conuenienti j come dellaltezza alia larghezza, della larghezza alia lunghezza, Se in fine 
ogni cofa rífponda al fuo compartimento proprio. 

Suo proprio dico, peroche fe rifpondeffe a i compartimenü, & alie fimmetrie conuenienti ad 
altre parti, non farebbe conofeiuta la gratiofa maniera. &qu i f t deue riferire la Eurithmia 
alio afpetto , come Vitruuio dichiara in molti luoghi, nel ter%o libro al fecondo Cap. & alTul 
t i m o , & nel feflo al Jecondo. Et perche ogni proportione é nata da i numeri , pero egli ft 
ha feruato i l nome predetto in ogni cofa, doue fia proportione. & perche la larghexga, al~ 
teiga, & lunghczga delle opere , deue ejjer grata alio afpetto , & queflo non fi fa fenxa 
proportione , & doue é proportione, é neceffario che ft truoui numero;pero i l nome di Eu
rithmia é flato pigliato . Deue ejfer adunque ogni artificiofo lauoro a guija d'un belliffimo 
uerfo, ilqmle fe ne corra fecondo le ottime confonan%e fuccedendo le parti fuña alTaltrar 
fin che peruenghino aWordinatofine. Et benche alema cofa ottima non fia, niente di me-
no puoeffer e ottimamente ordinata, come egli é manifeflo nelle part i , & membra del corpo 
humano, & neüe cofe artificiali, doue é la confonan^a, & tarmonía. Imperoche fe hene l'oc 
chio é piu nobil cofa del piede, puré fe riguardamotufficiodiciafeuno, tanto locchio ,quan 
to i l piede, faranno nel corpo ottimamente fituati: in modo che né íocchio fard miglior del pie-
de , né i l piede miglior deWocchio . Símilmente é nella citara :percioche tuttele corde pof* 
fono ejfer proportionate in modo, che fe alema fard tirata, accioche fe le dia fuono migliore, 
non refierd perdía confonan^a . i l fimile firichiedeneüe opere, nelle quali é neceffario, che 
ci fia queflo rijpetto di formare con perfetu ragione tutte le parti , che fono di lor natura 
diflinte, di modo che tutte concorrino alia belleiga, & dilettino la uifla de riguardanti. Co 
me nel cantare fi richiede i l conferto delle uoci, nel qualeoltra che le uoci fono giufle: oltre 
che conuengono nelle confinante, bifogna anche un certo temperamento, che faccia dolcey 
& foaue tutta la armonía, come adiuteiie a que mufici,che cantano con la folitacompa-
gnia , perche fi joño accommodati tuno all'altro con diferetione. Quefla bella maniera si 
nella Mufica3come nelT^írchitettura é detta Eurithmia > madre dellagratia, & del dikt-
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to ' i fi nelle cofe immobili > come in qudld che f i moueno, 
llcompaitimento,5¿ nfpondcnzadcllcmirurcdetto fimmetna , c conueneuolc con. 

fentimento da i membri dell'opera,& dalle parti feparatc alia forma di tutta la figura, fe 
condo la rata portione come fi uede nel corpo humano, i l quale con il cubito , co'l pie-
de, col palmo, col dito, & con le altre parti é commifurato , cofiadiuicne nclle per-
fettionidcU'opcre. Et prima ne i facri tempij dalle groííezze dclle colonne ouero 
dal Triglifo, poi nel forame dellabalifta quellacofa , che ui entra, detta Pcritriton. 
Simigliantemente nelle naui dallo fpaciojthe é tra unfchelmo all'altro, che per elíerdi 
mifura di due cubiti, fi chiama, dipichaichi, & coíi nelle altre opere da i membri lo 
ro íi troua la ragione delle fimmetrie,& de i compartimenti. 

La fmmetria é la beü&qga delTcrdine , come é la Eurithmia la beüeTga della diffiofi-
tione. "Xon ¿ a baflan^a 'armare le mijure una dopo laltra, ma necejfario é , che queüe mifu-
re hahhiano co'nuenienxa tra fe, cioéfiano in qualche proportione ; & pero done [ara propor 
tioneyíuinonpuo ejjere cofa fuperflua. & f i come il maeflro delta naturalproportione, é lo injiin 
to della natura, coft i l maeflro delT Artificíale é Vhabito dell'tJke":d,onde ne nafce,che la pro-
portione épropria della forma, &non della materia :&done non fono parti, nonpub ejjere pro-
portione: perche ejfa nafce dalle parti compofie , & dalla relatione dicjfe» & in ogni rela-
tione é necesario almeno , che ftano due termini, come sédetto : ne fi puolodare a ha~ 
ftan%a lo efttto della proportione , nellaquale é pofia la gloria dellOiArchitetto, labelle1^ 
Xa deWopera , la merauiglia della artificio. come fi uedera chiaramente quando mi ragio-
naremo delle proportioni, & apriremo i fecreti di queft'Arte , dimoflrando qual rifyetto é 
neüaproportione i quali termini ̂  qual ufo, &quanti effettiy&di cheforxa eüafaccia parere 
le cofe:pero mi riporto alfuo luogo, Vitruuiofin tanto da lo ejfempio di quello, che egli ha det
to I Secondo la rata portione, | dicendo. I Come fi uede nel corpo humano. | Hauendo 
Uercole mifurato i l corfo, & lo Jpacio di Tifa, & trouatolo di piedi feicento de ifuoi, & effen-
dofipoi nelle altre parti della Grecia fktti queglifpacij da correré dipiedi feicento, ma piu hreui, 
i l buon Thhagora comparando queüi corfi tuno con laltro, ritrouo i l piede di Hercole ejfere 
flato maggiore de i piedi, con i qualii Greci haueuano mifurato gli altrijpacij. & fapendo qua-
kdoueua effer la proportione delpiede alia giuflagrande xja delThuomo , comprefe lafiaturadi 
Hercole ejjere ¡lata tanto maggiore della Jiatura de gl i altri huoyninuquanto i l corfo mfurato da 
Hercole eccedeuagli altri corfi della Grecia. Quando adunque le mijure feranno accommoda-
te alie maniere yjionhaduhhio, che dalhi grandeva duna parte non fi conofea lamijkra del-
Paitra, &confeguentementelagrandex£a deltutto, | Et prima ne i facri tempij. | Quefio 
ho dichiarito dijopra, che dallagrojfexga delle colonne, che ci daua il modulo , / i pigliauanoglt 
Jpacij tra le colonne y&Le alteige di quelle. \ Ouero dal Triglipho. I quejio é un membrello. 

fi fi i fon dalle tefle > ne i quali entra i l capo della corda. i forifi cauano dal pefo della pittra: & 
daiforificaua la mifura di quello, che Fitr. chiama fcutula.nel décimo al cap.XFIL&qui 
Veritriton. come dalla palla fipiglia la mifura delpe^zo deü'artigliaria , | Jimigliantemente 
nelle naui, da glifchelmi, cioé dallo J¡>acio,che é tra il ligamento dun remo <¿r l'altro, fi piglia 
quella mifura, che regola tuttoilcorpa dellagalera,l cofitrono chefiofferua nel Jábricar le 
galere;& per quejio ioho ejpofto Fitruuioin quejio modo.ma feguitiamo. 
. Decoro é alpetto fenza menda dellopera prouato per le cofe comporte con autoritá. 

lo ejjyomro decoro per le cofe che fegueno,ma in uero Fitr. lo abbraccia Jotto nome di orna-
memo,quando egh due, { ajpetto jen^a menda, } benche nella fccomla parte fi tegua al 
decoro yquando dice, \ prouato per le cofe compojie con autoritd, l (¿rio ejjhnpio dÍFitru. 

molto 
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molto hene ce lo dimoflra. Qiiefto é confumato o per ílanza s o per confiictiicline, o per 
natura: per ftanza, quando a Giouefolgvoratore, al Cielo, al Solé , & alia Luna íi íanno 
.gliedifici feoperti>&all'acre. Perciochc noi uedemo le forme,& gli cffetti prcícnti 
nelioapcrto,&lucciitemondo, AMinerua ,&a Marte,&ad Hercole íi fanno i tcm-
pij di maniera Dórica; perciochc a quefti Dei per la uirtu loro fí conuienefare iefabri-
che fenza delicatezzc, & tenerezze, Ma a Venere a Flora, & alie Ninfe dellc fonti fe fa-
rannofatte l'opereCorinthic , parerannohaucre conueniente proprietá; perche aqne-
ftiDeiper laloro tencrezza l'opere rottili,&floride , órnate di foglie, & di uolute pa-
rcrannoaccrefcereil debito ornamento. Maa Giunone,a Diana, al Padre Baccho,& 
aglialtriDdchefonodiquellafimiglianzafacendori ilauori Ionichi,egli fí hauerá íi 
guardo alia uia di mezo : perciochc & daila feueritá della maniera Dórica, & dalla dclica-
tezza della Iónica fará la loro proprietá moderata. 

Dalle parole di Vitr.il prudente ^írchitetto puo trarre molti heüi documenti cerca i l Decora, 
& g l i adormmenti, che comengono alie fubriche de i noftri tempi. Imperoche f \hene noi noft 
haumo iDe¡fulfíy&buggiardi}nonmancaperó l'occafwne di femare i l Decoro nclle chiefe 
confecrate aiueri amicideluero Dio, & anche alia Maiejla di qmllo; & come che molti fono, 
& differentineüojplendore didiuerfeuirtuti,comele¡ielledel cielo differenti fono in chiare7K 
Xa; eglifi puo hene ujare ogni mantera conueniente, <gt propria a gli effetti di ciafeuno. I l j íu 
fteritádeifanti, chenellauita folitaria /ifono macerati indigiuni-, uigilie,& orationiricer 
ca fodi,&inculti lauori. La femplicita, & purita Virginale ipiugentili, & delicati: & /¡mil-
mente la moderata uita ricerca la temperatura deWuna,&deWaltra parte. Ma non ft deue cre-
dere ychefolamentehahhiano adefferetre maniere di opere aperche Vitru.ne hahhia trefile 
numérate.percioche eglijleffb nelquartolibro al fettimocap.uiaggiugne laTofcana, (¿redice 
anche che uifono altre maniere,&i modemi nefnnno, & la ragio'ne lo richiede-,per fare differen-

da 1 noñrifanti allí Dei falft de gli antichi, & é in potere d'uno circonfpetto & prudente .Ar~ 
chitetto di componere con ragione dimifure molte altre maniere,feruando il Decoro, & nonfer-
uendo afuoi capricci. Ma le trefopradette maniere fono lepiu nominate. 

Ma alia confuetudine in quefto modo íi exprime il decoro. quando alie partí di dentro 
de gliedificij magnifiche íi daranno Tentrate, & i neílibuli conuenienti, & belli,percio-
che non íará di decoro, & ornamento, fe le parte interiori faranno fatte con eleganza , & 
le intrate bafle , & uergognofe. Simigliantemente ferie gli Architraui Dorici íi fcolpia* 
rannonellecorniciidentellijouerofcneicapitellipuluinati, one gli architraui lonichí 
faranno cauati gli Triglifi . traportandofi da un'altra ragione le proprietá in altro lauóro3íi 
ofFenderá i l uedere, per eííer prima la ufanza altrimenti . 

Troprio é nel gocciolatoio Iónico feolpire i dentelli;quejlife nella opera Dórica faranno trapor-
tati i comefece colui i l quale fabricb\il Theatroyche^íuguftofecefare in nome.di Marcello fuo ni 
pote, ofenderá gli occhi ajfuefatti ad altra ueduta: fmilmente fara coluhil quale negli architra 
ui lonichifard i memhretti canelati, che f i chiarmno Triglifi. perciochc quefti fono proprvj della 
maniera Dórica, coinéVitr.cidimoftranelquanolibro, lo lafcioal luogo fuo la dichiaratio-
ne di molti uocabuli, per non ritardare la intentione di chi defidera ¡apere ordinatamente. 

11 decoro naturale fará, fe prima per fabricare tu t t i i Tempíj íifaráelettionedi luo-
ghifommamentefani,&dellefonti delle acque idonee,in quclle parti, douefihanno á 
-tare 1c facre cafe faranno eletti ¡ Et fpecialmente dopo ad Efculapio, alia Salute, & a que-
gli dei, per le medicine de i quali molti infermi pare, che fiano rifanati; perche quandoi 
corpi ammalati faranno traportati di peftilente in luogo fano , & dalle fonti falubri íáran» 
no loro le buone acque recate,molco pin prefto ricouereranno la fanitá, &coíi auenirá che 
dalla natura del luogo,l'opinione della diuinitá con grandezza,& crédito fi faccia maggio 
re. Appreífo ledette cofe , i l decoro naturale fará, fe per le ítanze, oue fi dorme,&pcr 

£ 1 le 

http://Vitr.il


le libraríc fi píglierá i lumi dal leuante ; per li bagnl , Se per 11 luoghi del ucrno 
dalla parte,doue i l fol tramonta lainuernata: per lecancellarie,orcnttoi,& perquel-
1¡,cherichiedeno certacgualitádi lumi,dal fettentrione: perche quella parte del cielo, 
non fifapiuchiarajnépiuofcura per lo corfo del fülc,maé certa , & non fí mutaintut-
to'lgiorno. 

TenheVitr, nel quinto libro al décimo, & nel feflo alfettimo capo raciona delle det te cofe, 
& fmilmente nel quinto al duodécimo, & in altri luoghi ragiona del decoro, & deUa bé lkW» 
io non uo^liopreuertire con dichiaratione di parole la mtelligen%a riferuata al luogofuo. Bafli-
mi diré che la bellezga, & decoro é relatione di tutta topera alio ajpetto, & a queílo, che fia be 
ne 3 a che é l'opera ind r i^ t a > femando tufanxa, & la commoditd della natura, 

Ladiftrihutioneécommoda,&utile difpenfatione delle cofejche birognano,& del 
luogo^t moderato temperamento della fpefa fatta con ragione. Qucfta fi oíícruera 
fe prima lo A rchitetto non cercherá quelle cofe , che non fi poííono tronare, o preparare 
fenza grandifsima fpefa. percioche non in ogni luogo fi caua la rena, né per tutto é copl» 
di cementijdi abeti,di fappine , dimarmi. Ma una cofa in un luogo , & altra in altra 
parte fi truoua, & le condotte di tali cofe fono difficilí, & di moka fpefa, & pero doue non 
(ipuocauarefabbionedifoífcjufiíiqueilo difiume,ouero l'arena del mare ben lauata . 
Fuggirannoíiibifognide gliabeti,& delle fappine,uíandoíl ileipreflo, ilpoppioTol
mo, ouero il pino. Etintal manierafiefpedirálealtrecofe. Euui un'altro grado didi-
ftributione ; quando fi fabrica all'ufo de i padri di famiglia , ouero fecondo la commodita 
del dinaro,ouero fecondo ladignitá della bellezza. percioche egli pare chealtrimenti s'hab 
biano a fare le cafe nella cittá, da quelle, nelle quali s'hanno á riponere i frutti delle uille; 
& nonfaráquelloifteífo i l fabricare per li mercanti gabellieri,&perli dilicati &quiet i . 
Ma le habitationi de i grandi,che con i loro graui penfieri gouernano la república íi deono 
fabricare all'ufo loro, & in fomma le diftributioni de gli edificij conuiene eífer fatte fecon
do le perfone. 

Come le maniere delparlare3cheft chiamano idee yfonoqualitadeiroratione conueniente alie 
cofe, & alie perfone, cofi le maniere de gli edificij fono qualita deü'arte conueniente alie cofe 3 & 
alie perfone. & f i come a formare una idea delToratione otto cofe fono necejfarie, cioé la fenten-
%a y che é lo intendimento delíhuomo j lo artificio, col quale come con certo inftrumento fi leua i l 
concetto; le parole che ejprimono i concetti; la compofitione di quelle, con i colori, & figure; i l 
mouimento delle partí, che numero f i chiama; & la chiufa & ü filié della compofitione: cofi per 
ijpedireunamaniera delle artiyfeicofefono necejfarie y & quefiegiá quafi m t i hauemo ejpedite. 
¡{eflafolamente la difiributione, la quale & neWarte del diré, & nella cura publica , & priua-
ta éfommamente necejfaria j & moltofiapprexga. Quefrapare, che con i l decoro cometa ri~ 
ferendofi alie cofe, eír aüe perfone. ma é dijferente. perche il decoro fi riferifee alie cofe y & alie 
perjonemqueüaparte che é conueneuole y & dornamento y & honefiáyma la difirihutwne m 
queüaparte che é utile, & commoda ycomefi uedera nel feflo libro all'ottauo cap. nel quale Vitr, 
pare che habbiauolutodichiarare la prefente parte. Horae^li ¿da amertire chefe beneVitr, 
ha appltcato le predettefei cofe allafiibrica de i tempij, deüe cafe, per ejfer cofeprmcipali,pe~ 
ro eglifi deue apphcarle a tune le altre cofe, & opere , che fifknno come machim, injlrumenti, 
horologi, & altre cofefottopofie alia ̂ rchitettura, & tanto fia detto deWhabtto, & della for
ma che deue effere neW animo > & nel penfiero deüo >Architeuo>acmche evli meriti, CÜÍÍ d* 
gno, & celébralo nms, T 
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Ttelle partí delt<±4rchitettura. Cap. I I I 

E partí del!'Architettura fono trc Edificationc j Gnomonica, Machinatione, 
Tempo é che io fatisfitccia hormai aüapromejja di exonere leparti dellciiArchitct-
tura :per6 conquella hreuita, che mi Jara concefja ijprimere intendo tutta la forma 
intiera * & mita deW^rchitettura y <¿r dimoflrare ordimtamente lepartifue-tac-

ciochefirinchmdaneiterminifuoituttoilcorpo di quella, l l [apere noné altro checonofcere 
gli effettiperlcproprie caufe, ogni effetto éfatto da alema cofa j di qualchecofa, ad alcun fine > 
con alcun modo, & forma. Quello, chefa é detto agente; la cofa di chefifa > é chiamata Mate
ria : quella a cui s^ndrhga, é detta Fine; quella, che compie, & rendeperfetta in effere é nomi-
nataforma. Le caufeprincipaliadunquejbnoquattro. lS[oidello agente artificiofo, quale egli 
fifia, & d i che conditione effer dehhiagia dettohauemo quando <¿r íujficio, <¿r le uirtü deüo 
tArchitetto narrammo. La forma fmilmente in uniuarfale éftata efpofla. I{eflaci a diré della 
materia, & del fine, Etperpiu chiara intelligenxa in fomma dicemo, che ad inútatione dcüe co~ 
fe naturali, confideramo neüe artificiali due cofe, Urna é lo effere, l'altra i l hene ejfere. cerca 
lo ejfei-e confideramo la mat eria,la forma, & i l compoflo deWuna & deWaltra. circa i l hene ef
fere confideramo gli adornamenti, & gli acconciamentidelle cofe . Et perche molti jlrumenti ci 
bifognano per componere la materia con la forma, pero é necejfario trattare de gli injlrumenti,& 
delle machine . & la ragione delle fopradette cofe in tal modo fi ejpone. L'arte quanto puo imita 
la natura :Et quefto adiuieneperche i l principio dejarte, che é lo intelletto humano, ha gran fi-
miglian%a col principio, che muoue la tiatura,che é una intelligenTg. dalla fimiglianza delle 
uirtü, &deiprmcipijnafcelafimiglianxadeWoperare, che per hora chiameremo imitatione* 
Quefla imitatione fi ttede in tutte le ̂ Arti, ma moho maggiormente in quella che égiudice di tutte» 
mitaremo adunque la natura nel trattameto deW<Arte, La doue í^rchitettura cioéla feien^a di 
chiara la materia, la forma , & l a compofitione delle opere, & imitando la natura per l'oc culta 
uirtü del fuo principio, procede dalle cofe meno perfette alie piu perfette: &-prima pone le cofe in 
effere, &poi le adorna; percioche non fi puo adornare quello, che non é . M a perche i l princi-
pio,che regge la natura, é dinfinita fxpien%a, ottimo, ¿rpotentiffimo, pero fa le cofe fue belle , 
uti l i , & durabili: conueneuolmente lo ^Architetto imitando ilfattor deüa natura deuc riguarda-
re olla heller^a, utilita, & fermexga delle. opere. Trattando adunque dclla forma bifogna » 
che egli fappia or diñare ,dijponere ,mijurare, diftribuire, ornare , & fatisfareal diletto de gli 
occhi con bella, &gratiofa maniera. &per ciofare fia egli inflituito con quelle conditioni > che 
fono contenute nel primo capo, & con quelle, che nelftcondo fi leggeno, Sotto nome di forma 
comprefifono i lineamenti, & ifit i delle cofe,la doue fi confidera la ragione con tutte le fue quali-
ta, oceulte, & manifefie, buone, & ree; ilpiano, i l compartimento di queüo , la ekuationedel 
la fronte , & d e i lat i , le apriture, i coperti, con ogm lor conditione, ammefhramento & ren
góla , come fi\dira poi. Seguita quella confiderationeyche appartiene alia materia. ma primaycht 
la materia fia dijpojia, & apparecchiata, bifogna confiderare, che lo ingegno delFhuomo é im-
perfetto, & di gran lunga inferiore alio intelletto diuino. & la materia ( come fi dice ) é forda* 
& non rijponde alia intmtione dell\irte ;Et pero prima, che lo Archítetto fi día a cominciar le 
opere deue imitare lo agente mturale, i l quale non opera fe non fecondo i l fuo potere; cofi faro, 
lo jLrc hitetto confiderando Popera, & la Jpeja, Et perche la natura neüe ce fe piu perfette > & 
piu tempo, & piu diligen^a m metteperb lo ,Architetto ha dapenfar molto bene; &perfare pm 
cena la riufcita delle operdcoldifegno, & cal modello fi mo.Hera,prima ndendo anche i meno ejpcr 
t i , & lafeiando rajfreddare lo affetto , per dar luogo algiuditio, imiterd la natura, che centra i l 
fuo fhttore non opera cofa alcuna; pero egli non cereberd cofe impojftbili > & quanto alia mate

ria 
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r a , & <m<*nto alia forma, che né egli, né altri lepojfa finiré, conftderando, che ilfottor del tnon 
do uolendo cjucllo formare ,fece di niente la materia delle cofe. & la natura come primo fuo par
to y mancando di tanto potere, &pur uolendo ajfimigliarft al fuo jutiore, nella generatione delle 
cofe piglia queüa materia, che ha uno e j j er , mafenxa f o r m a con potenza, & habilita a riceuere 
cgni forma. Et di queüa fu ció, che fi troua di'fenftbile, & corporale. Onde larte offematrice 
deüa natura, come ñipóte ( diró cofi ) del primo fattore,uolendo anche eüafnre alema cofa pren 
déla materia y che le dala natura in ejjer di forma fenfibile y & nattfrale; come é il legnoyil 
ferro, & la pietra ¡ & forma queüa materia di queüa idea, & di quelf;gno, che nella mente del-
lo artefice é ripofto. jípparecchiato adunque il dinaro, accio niente fia, che lo impedifea, pro-
uederaffi delta materiay deüa quale fi tratta nclfecondo libro. La principal materia, che ufa lo 
lArchitetto é la pietra, il legno, & queüe cofe, che componeno, & metteno infierne i l legno, & 
la pietra,pero nelpredetto libro confideralepictre, &glialheri,l'arena , & l a calce, &par-
titamente la natura, la qualitd, l'ufo, & i l modo di tutte le cofe, ragionando di queüa materia , 
che la natura, & tufo ne apporta .perche di queüa a che la necejfita ciajirigne, non accade ra-
gioname: efiendo in diuerfi luoghi diuerfa, come bitume, cocciole, & altre cofe, che in luogo 
•dipietre, o (Carena fi ufano, doue non fi troua né arena, népietre. in alemi luoghi fi cuopreno 
le cafe con teftugini; alcuni con canmecie, & palme, altri ufano i l cuoio: del ferro, & degli 
altri metalli non fi ragiona, perche le loronature, & qualitd fono piu conformi , & hanno 
•rneno differenxe, che le cofe dette di fopra.preparata dunque la materia, & confiderata la for
ma in uniuerfale, ci rejia a diré deüa compofitione. Maprima eglifi deue auuertire, che lo agen 
te, cheregge la natura,é d!infinite idee ripieno, & ordinatamenteprocedendo muoue le caufe ad 
uñad una > infondendo le uirtü fecondo la liberta del fuo uolere : quelle caufe cofi moffe, portano 
quagiu quel diuino influjfo con ordine merauigliofo. La doue dalprimo ejjere, dalla prima uita^ 
.&.dalprimointelletto, ogniejfere, ogniuita, ogni intelletto dipende, llcheejfendo in queflo 
modo: bifogna che lo tArchitetto fia faggio, & buono :faggio in conofeereper le rególe deüa non 
fucata aftrologia, i tempi atti a dar principio alie opere,tralafciando gli ardcntiifimi^ foli, & gU 
<acutijjimigiacci. buono,si infktti non ejjendo auaro, né dato a mtíj., si in parole ,pregando i l da 
tore di tutte leforme,che lo jpogli d,ignoranxa,& lo fuegli apartóme le heUe inuentioni con pro
cero, & felice fuccejfo dell'arte fuá, a beneficio dellegenti. Hora per ritornarea propofito, 
4o dico, che non jolamente imitar j l deue la natura, nel modo piu uniuerjale, <¿r commune ,ma 
fempre al meno, &piu riftretto üifeendere. per i l che gli tArchitettti fi deono sfor^are, di fkre 
• t opere loro, a qualche effettodi naturafimiglianti. Et non ejfendo qua giu cofa, che in perfet-
íione alFhuomo saguaglie; belliffmo ejjempio ci dard in ogni artificio ¡Iconfiderare laproportio-
ne del corpo humano. Certo é, che la natura nellageneratione dell'huomo dimojira ñeramente 
a quello douerfi riferire tutte le cofe, la doue lo rendeperfetto; &perció di molte parti,come di 
moltiinflrumentidotatoinferuigtodeWanimay&dellauitafi uede. Delle dette parti alcune 
fono dinorney & dinatura ftmigliantiy come i l fangue y tojjk y inerui;imperoche omi partedi 
fangueyéfangueyOgnipartediojjoéojfoy&ogmpartedineruoéneruOy&cofi uien chiama-
*o. Mtre fono di nature, & uocaholi diuerfi, come é la mano, i l piede, i l capo: imperoche 
non ogmparte della mano é mano, o uien detta mano; & cofi del piede y & del capo (i dirá 
Dellepnmeparti fimigliantifi fhnno lefeconde, & quejie ncl corpo hanno ufficu, ¿ r fini diuerfi. 
Volendo adunque lo ̂ rchitettofiirloperafuammodoyche ella fia una infiera y & unita , hk-
griaycheegltconfiderilepartiprincipaliy acciochefi dialoro materia che conuemay&buona 
•fiaper le opere ad mitatione di natura y che da luogo con̂ ^̂  benpreparato y nel quale 
per tanto jpacio di tempo s hahbiano d formare compiutamenté le \ 
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tm%oft uedeper ccrtifegni, & inditij k qualita del terreno, offeruanfi alcune rególe t & f i dan-
no alcimi ammaeftramenti. tí1 indi alia dichiaratione delle altre cofe ft ragiona delle pietrc fecon 
do la qmntita y é figura loro,affine che cijerniamo fecondo l'ufo.il fmigliante f i dirá della calce, 
con quelle ojjeruationi, che feruiranno al bifogno. &paj]ando piu oltrefi dird i l modo diponen 
infierne lepietre con la calce. & con helli auuertimentiprefi dalla natura delle cofe, fifhra con-
fideratione delle fondamenta y & p o i delle parti della fabrica, che fono fopra ilfondamento Ae 
qualifono ipammenti yiparcti yimuri y <¿r itetticontutte le maniere dimurature ahbracciatt 
da Vitr. nel fecondo libro .&cof i l'ojfa, i fofiegni, l'apriture, i legamenti, i corfi, i riempimen-
ti chiaramenté fi daranno ad intendere: & quefla éparticolare, & diftinta ragione della Archi-
tettura, ma ayicora non inédita. imperochefin hora non fi ha hamto alcuna confideratione del 
fine y che é quello chepone for^a, necejfita a i mexiy & conjiitmfce ogni arte, (come dice Ga
leno Joperando adunque lo tArchitetto affine, chegli huominifotto l'unioney alia quale per natu
ra fono inclinatiy commodi &ficuri uiuino*y & fiano l'un l'altro digiouamento: necefferio é con 
fiderare la diuerfita degli huomlniy acciochefiproueda al bfogno. Vedendo adunque noi ungram 
numero d'huommiad un fine infierne raunati y poterna confiderare tutto quel numero in fe fiefio% 
potemo anche dijcorreré tra quella moltitudine, & trouarui per entro qualche differenxa delle 
perfone. Se noi confiienvtm tutta la raunanxa infierne necefiario diremo , che fe le fhccia: 
ma citta con tutu quelle partiyche per tutta quella raunan^a utiliy & fieme faranno . 
Et pero prima fi hauera rifpetto aWampiela , ¿ r giro , nel quale fi hauera a rinchiudere: 
quella moltitudine, & pero fi tr atiera della fuá capacitará grandex^ay & poi delle muray nel-
le qualififara confideratione della difefa, onde eglifi ordmera la fabrica delletorriy & di quel
le parti y che . fi chiamano baloardi y caualieri piatcformeyporte y riueüiniy &faracinef 
che, poi fi compartirá i l piano rinch'mfo dalle m Ara per commodo d'ognuno ypercioche tutto 
non deue efier fabricatoné tutto uoto : pero fi trattera delle piaxje & uie publiche y delle-
ftrade y & androne , & calliy hauendo fempre rijpetto , che non fiano battute da i uenti. 
come fi dird poi. Oltradi quefto, perche ne i luoghi delle citta fogliono pajfare fiumiy ouero 
altre acque condotte, per lequali fi conduceno le merci y & l e uettoua^lie, pero éneceffaria 
la fabricadeipontiy & de iporti per la commodita d'ognuno. Ma uolgendoci noi alie dijiin-
tióni delle perfone troueremo altri effer piu degni, altri meno , & tra i degni, ouero uno ca
po foto y ouero molti. & quel capo o per elettiom di moltiy &permiffíone di leggiy o per uio-
lenxay&for^a.nel primo cafo ci apparird i l Trincipey nel fecondo ilTiramio.dal fine di 
ciafeuno prendera lo ^Architetto la difpofitione delle juhrichey& delle habitationi facendo 
al Trincipe i l pallado y al Tiran-no la rocca. Tra i molti degni ritrouerd y che alcunifono 
dedicati alia religioney altri fuori deWojferuanze della religlone. di quefii altri (aramio at-
tiadufeir fiioriper la república, altri per regger quella di dentro la citta, di quelli y che fono 
attiad ufeire, altri al ruare , altri alia térra f i daranno y & chiprendera i l mare hauera bi
fogno di naualiy cioé Ar^ane di naui ydimunitione & porti; & pero l'^rchitetto deue an
che hauere confideratione di quelle fabriche , che comengono alm.tre. Machi prendera la. 
tena come capitayiOy & eorkottorédiefferátihaueMifo^ 
i i,d'artigliarie, machine , & inflrumenti diuerfi per difefa , & offefi. alle quai tutta cofe Lffc 
chitetto deue daré ordine. Ma perche quelli y che fianno dentro al gouerno , ouero fono prefi-
denti alle .controuerfieciuiliy& criminali, ouero fono confultori delle cofe di flato : pem é 
neceffano per l i giudici ilforo , & per l i fenatori i l fenato & la curia , & cofi le perfone 
degneyche non fono dedicate al culto diuino della religione haueranno conuenienti habita
tioni . Maa gli ofjeruatori dalla religlone fi faranno i monafteriy ichiojiri, gli hofpitali, 
pergli huominiy. & par le dame , co?ne merca i'ufo y & i l decoro dogni perfonayet¡pedal-
mente fi metiera ogni indujíria nelía fabrica delle chiafe, &de i facri tempij . Ma perche 
fono alcune opere, che wé in tutto publiche, ne in tutto prinate fi deono chiamare: pero di 
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««r/& anche ft deHehauer cUM>alcHne dellequalifono per conjlrua falte eofe da uluereyO 
da mercantare, alcme per difenftone, & aiuto, come fono i fondachi, le dogane, / magaxe-
ni y la Ceccaygliarmamenti, iluoghi delle munitiom . alcune allufo come bagm, acquedottt* 
(¿rftmilcofe, Mtrea l dilettofemono, & alie fefie, come fono itheatr'hglt ampínteatn, le 
hgag, i luoghi diputati al corfo, & a giuochi diuerft. altre alühonore, ^ 4¿l wewor/.r, co 
me gü archi, i trofei, ^po/íwrfi, le mete, ¿ft obelifchi, fe ^WWWfdl. Mtre m' fine a t 
rei huomini fi fannoycome i l carcereyche é conferuatore della giuftitia . & tuttele predet 
te fahrichehamo del publico, & del priuato in un certo modo, come ft puo ben confíderan-
douedere. Male perfone fm%a grado fono gti huomini cUtadinefchi, gli artefia, gh agri-
coltori. & pero confiderando lo .Architetto la commodká, & l a conditione d'ognuno, non la-
fiierd a dietro maniera ale una di priuato edificio si nella citta, come nellauilla. & conque 
fio fi dar¿fineaquellaparte>chetratta dUlo effer delle cofe triuolgendofipoi al ben efer trat 
terddegliornamenti, adornando la citta > le fortex^e> i tempij, i pa la^ i , le cafe, le ftrade, 
iponti l gli archi, le fepolture, & in fomma ogni opera publica, & priuata . D i quefla ft trat 
ta nelfettimo libro. Finalmente perche a fare ft grandiy& belle opere ci bifognano molti in-
ftrumentiy nei quali óltra la natura delle cofe y l'artedimoflra la f o r^a fuay & la materia 
&foggetto ¿t ogni opera, & la potenza dello agente la fa ejfere quello, che ella non era ; & 
quefto con diuerft inflrumenti, per ejfere lo inftrumento mecano tra lo operante, & la éúfa ope 
rata: pero i l faggio ^rchitettotratta de gli inflrumenti , & delle machine y daleuare y tirare, 
& mouere ipeft, & di tutte altre forti dartigliarie: & perche iltempo é mifura delle opera-
tioni de glt huomini y & della natura,&il mouimento de i corpi celejii, & (pecialmenle del pri 
mo ua infteme col tempó, & ciapporta Ü Solé, & la Luna , come quelU che diflingueno igiomt 
&Ue notti:pero y accioche gl i huomini compartifehino le hore, & itempi delle loro operatio-
nitlo^Architetto ft uolgerd con gli occhi al cielo, & feruendoft di quebeilumiy con arti
ficio/i lineamenti deferiuerd gli horologi da Solé quaft mettendociil cielo nelle mani: & quefla 
¿La fomma deW^rchitettura, laquale (fe ben ft conftdera) abbraccia ogni commodo, & dilet 
to dell'humana generatione. & con lo fopradetto difeorfo potemo andaré fteuramenté alia di-
chiarationedelprefente Capo, diceadunqne Vitruuio diuidendo l\Architettura . 

Le parti dell'Architettura fono tre, Ediíicationc, Gnomonica, & Machinatíone. La 
edificationeé dinifainduéparti. unaélacollocationedcllemura,& delle opere com-
muni , ne i luoghi publid , l'altra c la efplicatione de i priuaci edificij. 

Dapoiche Vitruuio ci ha dimoflrato che cofa effer deue nella mente dello jírchketto prima, 
che egliuenghiaWopera, hora egli ci moftrain quante cofe egli ha da porre le fei predette 
forme: & dice, che l'ordine, la fmmetria , la difpofttione, la diflributione, U decoro, & la 
eurithmiaft hannoad effer citare in tre cofe principalmente y che egli chiama parti dell\Ar-
chitettura, & fono parti materiali: & la prima é la Edificatione, & fabrica; la feconda Gno 
ntonica , la ter^a Machinatione. Fabrica é nomegenérale y & particolare ; in genérale fa
brica ¿ar te , & componimento d'alcttna cofa y come latinamente Fabbro é detto ogni ope
rario . Símilmente machinatíone é quello ifleffo, che é fabrica in genérale; ma mando l 'uno, 
& l'altro nome é prefo in particolare y fabrica sintende edificatione y & machinatíone s'inten-
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cómefttrattanelterXOi&nclqiiarto libro, Dellaopportunítaeladirpodtione dciluo 
ghi communi airufo publico > come fono i porci, i fon , i portichi, i bagni, i Thcatri, i 
luoghi da paífcggiare, & 1c altre cofe, 1c quali con le iftcííc ragioni, fono ne i publici luo-
ghi difegnate. 

Di qitefle cofefi tratta nel quinto libro diflintamente. Qucfte cofe di tal maniera dcono ef 
fer difpofte^hc egli fi habbia rignardo alia fermezza^H'utilitá, alia uenuílá. Alia fermez-
za íí riguarderá > quando le fabriche faranno ben fondate fin ful fodo, & fe fenza auaritia fi 
fará elettionc, & (delta dclla materia d'ogni forte. AH'utilitá ú prouedeiá,quando fenza 
impedimento al commodo, & ufo de i luoghi j & fenza menda faranno le cofe difpoíle, 
& bene accompagrutte , & partite ad ogni maniera. Alia bellezza íi fatisferá > quando con 
bella, & gioconda maniera dello afpetto, la compartita de i membri 3 fará giufta, eguale * 
& proportianata. 

Del/e ekttione de i luoghifani, &quaü cofe nuocono alia 
fanita. Cap. 1 1 I L 

E L fabricare le mura della cittá quefli fono i principij.Primamente é la clettio 
ne di luogo fanifsimo: Quello fia lo eleuato, non coperto di ncbbie, né cari-
co di freddi uapori: Ma che riguardi quelle partí del cielo, che né troppo cal 
de fono ,nétroppofredde,ma températe. Dapoife egli fifehiferá la uici-

nanzadellcpaludij perche uenendo alia cittá col nafcente fole l'aure mattutine,fe con 
quelle fe congiugneranno le nafciute nebbie, & i fiati delle beftic paluftri fpargeranno 
nei corpi de gli habitantii uenenofi uapori mefehiati con le nebbie , & faranno il luogo 
mal fano. Anchora fe le mura faranno a canto'l mare, & riguarderanno al meriggie, o al 
ponente, non faranno i luoghi falubri. 

llauendo Fitr.fondata la trattatione deW^írchhettura fopra iprincipij dichiarati, comincict 
hora afhbricaruifopra; & fecondo la fuá diuiftone comincia dalle opere publiche, & delle f'ei co-
fe,che apartengono allaformajocca prima la diftributione, & i l decoro naturale: & delle tre, 
che deue hauer ogni fabrica ragiona prima della utilitd, & dirapoi della f e r m c T g a , & uenufid 
delle opere. Quanto alie opere publiche ci uiene inan^i la cittd, che per difefa della uita, della 
rei'gione, & delle publiche commoditd i f i fmlfare, Sei cofe fono ( come dice i l dotto León Bat-
tlfla ) da effer confiderate da chi uuolfhbricarc una cittd. La prima é Fatopi&ga di tutta la ter 
ra pofla d'intorno, & la faccia, done fi debbe fabricare, den a regione. Lafeconda é i l campo, 
& la pia^^a, o ¡patio determinato della regione da effer cinto, & rinchiufo di m u r a . La ter^a, 
é i l compartimento del detto fyacio. La quarta é tutto queílo, che fi lieua dal piano, párete, o 
muro nominato. La quinta é tutto quello, che ciftd fopra i l capo, o ci empre in qualunque mo
do . La fefla é tapritura, doue & le perfone, & le cofe entraño y & efeeno. Fitr. comincia 
a diré della regione, cioé della elettione de i luoghi fani, perciochegran fiarla > & uirtú é pofla 
nella natura de i luoghh& dello aere, come quello, che da mi non fi puote /¿parare; & i l luo^o 
é come padre dellageneratione, in quanto egli éajfetto dalle qualitd celejii. & pero le cofe na
turalmente fi conferuano piu doue nafceno che altroue. Eglifi ragiona adunque della elettione 
de i luoghi fani per fabricare la cittd: &quejlaé la prima confideratione y che fi deue haucrc. 
La regione adunque contiene alomé qualitd, delle quali altre fono palefi, altre afeofe. & di que 
fie y & d i quelle alemefono ree, alcune buone. Le ree f i conofeeno dalle buone per lo contrario, 
Delle buone altre ciferueno al commodo, come ilpaefe ahondante di acque, di fruttiy di pa feo l i , 
che ha buoni uiciniyporti, éntrate, per commoditd del contrattarc y & condurre le mcrci. f i l 
tre fono buone allafanitd. s¡ perche hanno lacque mobili, hmde, non uifeofe, non metalliche, 
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fm^aqualitadiodore y colore y &fapor€ planche, perche i uenti non uengoño troppo freddiy 
troppo caldi, o da Itíoghi infetti. Símilmente fe U temperatura [ara alquanto húmida) & dolcéf 
ctoétemperata. dopo la qualeépiufana lafredda ¡ &fe lo aerefardpuroypurgatoyperuio alia ui 
fia y mobile, & uniforme; & il¡ole non cuocera moho, o non fara troppo lontano, mapotra col 
fuo calore confumare lefredde aure mattutine. Le afcofe qualita y che ree fono, come ho detto, 
f i conofceno dalle huone. Et le huone f i attendeno da gíi animali grandí ygagliardi, faporiti di 
c a r n e y & fegatohuono,& da gli huominiy quando fono copiofi deWunby & l'altro f e f f o y & 
quando fono belli yfani, & di lunga uita: & che fono coloriti, gagliardi, & di temperata com-
pleljione. Et dalle piante y quando fono helle yhen nodrite ,non offefe da i uenti y & non fono 
di queüe Jpeciey che nafceno in luoghipaludofi, o firani, Et dalle cofe diuine, come dal Genio,& 
huona fortuna del luogo:& dalle naturall y quando le cofe fi conferuano y come fono le merciyi 
fi-utti: & dalle artificiofe, quando gli edificij non fono corrofi da i uenti, o dalla falfugine. Que-
fie cofe difcorre Fitr. acciochefaccia íhuomo cauto et amenito: & conferma con ejfempiyquan 
to dice , & con ragioni naturali , & dimojira 'non efere inefperto deüa Filofofia , 
Leggi León Battijia a i capi y terip, quarto y quinto y & feflo del primo libro y & haueraiU 
prefente materia, copiofty ornata, & dotta: nel reflante Fitr. fi lafcia intendere in confomiü 
di rnolti antkhifcríttori 3 & prona quanto nociui fiano i luoghi fottopojli al calore del fole j 
dicendo. 

Perche nella frate I'aeré, che é ucrfo ü mcríggíe nafcendo i ! fole fi rifcalda, nel mcng-
gic arde: 5¿ ouello, che é uerfo il ponente, nafcendo il fole intepidifee, falendo al mezo 
di rifcalda, cadendoabbrucia:la doue perlemutationi del caldo , & del freddo i corpi 
che fono in que luoghi s'infermano. & quefto fi puo conofeere daile cofe inanimate, im-
perochc nelle cantine coperte niuno prende il lume dal meriggie 3 né dal ponente, ma dal 
íettentrionc: perche cjucHa parte non fi uede in alcun tempo mutata, ma é ferma fempre» 
& immutabile; & pero i Granai > che riguardano al corfo del fole prefto mutano la bontá 
loro / & le cofe del mangiare, & i frutti, che non fono alia parte oppofta al corfo del fo
le , non fi conferuano lungamente, perche fempre il calore cocendo leua la fermezza dcllc 
coie, & con i fuoi caldi uapori fuggendo le uirtú naturali le diíc¡ogliej& quelle per ló 
caldo ammollite, rende debili, & inferme. come fi uede nel ferro, il quale benche fia du
ro di natura,nondimeno dal fuoco rifcaldato nclíe fornaci, s'ammollifce in modo, che in 
ogm forma fi puo ageuolmente plegare, & fabricare; & lo iíleíTo cílendo molle, & rouen 
te pof}:oneiracquafreddafirindura,&ritorna nella proprietá di prima. Egli fi puoans 
chora confiderarc, che cofi fia}da che nel tempo della ftate tutti i corpi per lo caldo s'inde-
bolifceno, non tamo ne i luoghi peftüenti, quanto ne i fani:& per lo contrario nel ucr-
no3quantunqueleregionifienomo!tomal fane , diuentano perofane , ptrciocheifrcd-
di le fortiíicano grandemente. Símilmente fi uede, che i corpi da luoghi freddi in parti 
calde traportati poco durano , & fi difeioglieno , ma quelli, che fono di pacfi caldi, fe íta-
rannoneliefrcdde regioni del fettentrione,non folamente per la mutationc del luogo 
nonfarannofottopoftiamalatiejmafi confermeranno. Et pero nel farc le mura delle 
Jtca bifogna guardarfi da quelle regioni, i quali con i calori loro polfono fpargere i cal
di uaport ne i corpi humani. perche di que principij, che chiamano elememi, tutti i corpi 
lono compofti, cioé di calore, di humore, di tena , ̂  di aere , & dalla mefcolama di que 
iti con naturalemefcolamcntoinfomma fórmate fono 1c qualita di tutti gli animali nel 
mondo, m que corpi adunque , nci quali di queprincipij ahonda il calore.fi uede, che il 
caldo gii uccidc, & difcioglic tutte 1c altre cofe,& quelli difetti fuol farc il teruore del cic 
l o , che uicncdalcune parti, quando egli entratofiede nelle aperte uene,piu di qucllo, 
che puo ponrae il corpo per le mefcolanze dclla fuá natural temperatura . paiimente 
le i humore huuera oceupato le uene de i corpi , & quclíe haueiá fatto difeguali , 
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« gonfie,tuttiglí altrí principlj, come giiafti , & corrotti dal liquorc ii liqucfaranno, 
& le uirtúdellacompolitione íi diíciglicranno. Similmentedai raifreddamcati dcll hu-
more de i uenti, & dell'aure j s'infondeno i difetti ne i corpi. Né meno la natural compo 
.fitione dello aere, & del terreno crefcendo, o fcemando ía debili gli altri pdncipij, i |tcr 
rcftri conlapíenezza delcibo,gI¡aericonla grauezza dello aere. Ma fc alcuno uorra 
con piu diligenza uedere fenfibilmente , auuei tiíca , & attenda alie nature de gli uccelü, 
deipeíci»& dciterreftri animali . & a qucfto modo potra confiderarc ie diíFerenzc dclle 
tempre de i corpi. imperoche altra mefcolanza hanno gli uccelli, altra i pcfci, & molto 
anche piu édiuerfa la naturadeiterreftrianimali, gli uccelli hanno manco del terreno, 
& meno dell'humore, fono di temperato calore, abondano di aereada che nafce, che ef-
fendo di piu licui elementi compofti, ageuolmente fi leuano contra lo impeto dello ae
re. Ma le nature aquatilide i peíci, perche fono dal calor températe, & piu d'acrc & di 
terreno, & poco dell'humore ritengono, quanto meno hanno di que pnncipij deli humo 
ce , tanto piu fácilmente nell humore fi coníeruano. fk pero tratti a ten a ad un ifteífo teni 
po,&lauÍM,&racquamandano fuori-.coíl i terreftrianimali, perche tra í principij lo 
ro fono dallo aere, & dal calore temperati,& meno ritengono del terreno, & piu del
l'humore, ahondando in quelli lepartihumide, non poiíono fiando nell'acqua lunga-
mente conferuare la uita. Se adunque coíi pare, come propofto hauemo} & fe col fenfo 
uedemo i corpi de gli animali eífer di tali principij compofti, & dimoftrato hauemo per 
lo mancamento, & per lo foperchio di tal cofe, i l tutto ceífare , o patire, non dubkamo, 
che neceífario non fia con ogni diligenza sforzaríl di cleggere le parti del Ciclo tempe-
peratifsime, quandonelfare le murafirichiedelaíanitá; pero io giudico fermamen-
te douerfia quefto propoíito riuocarc la ragione de gli antichi; imperoche i maggiori 
diligentemente riguardauano i fegati delle pecore íacrifícate, che pafceuano inqueluo 
ghivdoueli faceuano lecaítella , ouero le guarnigioni: & fe le primeerano liuide, 6̂  
uitiofe ne facrificauano delle altre, dubitando fe per iníirmitá, o per li pafcoli fullero 
uitiate ; ma poi hauendo fatto la ifperienza in molte di eífe, & prouata la intiera , & fo-
da natura de i fegati, dalle acque, &: da gli pafeoli, s'accampauano in que luoghi: ma fe 
trouauano difetto in quelli, per certo indicio argomentándo , i l medeíimo ne i corpi hu 
mani traportando , che in que luoghi eífer doueflepeftilente la copia deiracqua,& del ci 
bo : & cofi per altre parti fi moueuano , & mu tauano paefe, inogni luogo cercando la 
fanitá; ma che per l i pafeoli, & per li cibi fi apparino eííer falubri le proprietá della térra, 
argomento manifefto ci danno i campi di Candía, i quali fono d'intorno i l fiume Po-
thereo, t raGnoíb & Cortina, perche dalla deftra, & dalla íiniftra di quelfiume pafce-
no lepecore, ma quelle, cKefi uanno pafcolando cercaGnofo, hanno la milza grande» 
& quelle che fono apprcífo Cortina non l'hanno apparente. perche dimandandone i medi-
ci la cagione, ritrouarono in que luoghi un'herbajche pigliata dalle pecore, fcemaua loro 
la milza.& cofi cogliendone, ne dauano a quelli, che patiuano di milza. & per quefto i Crc 
tenfi, chiamano quell'herba Afplenon. Da quefto egii fi puo fapere, che dal cibo, & dal 
l&acque i luoghi fono o peftilentijO falubri. Oltra di quefto fe nelle paludi fará fabricara h 
cittá, & che le paludi uicine al mare riguarderanno al fettentrione, ouero tra'l fettentrio-
ne & leuante,pure che íiano piu alte che i l lito del mare,con ragione parerá eífer fabricata. 
perche tratte le foífe, le acque fe ne correno ai l i to , & dal mare gonfio per le fortune r i -
battute nelle paludi per uarij mouimenti fono commoífe, doue per le amare mefcolanzc 
ne i luoghi paluftri non nafceranno animali uenenofi . & quelli, che da piu alri luoghi nuo 
tando uerfo i l i t i fe nc anderanno , per la non confueta falfugine fc ne moiiranno. Lo ef-
fempio di quefte cofe, fi puo haucre dalle paludi Galhchc, che fono d'intorno Altino,Ra-
iiennaí&: Aquilegiaal t reterre Hicine alie palludi,le quali perjquefte ragiooihannp 
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una incrcdlbilc falubritá. Ma quelli luoghi, che hanno le paludi baffe, & non hanno ufei-
te correnti üé per fiumi, né per fofíe, come fono le paludi Pontine, fiando ferme fi pmre 
fanno, & mandano fuori in que'luoghi humori graui, & pcftilenti. Nclia Puglia l'antica 
Salapia,che daDiomedenelritornodaTroia fu fabr¡cata,oucro (come altri dice)da 
Elfia Rodiotto,era fituata in luoghi talijdoueglihabitatoriinferraandofi ogni anno, 
andorono finalmente da M . Hoft i l io, & da quello per publico nome chiedendo impetro-
rono^he egli trouaífe loro luogo idóneo, & eleggeííc per fabricar la c i t u . Non ritardo 
M. Hoftilio, ma fubko inueftigate le ragioni dottifsimarnente compró una pofieíUone ap 
preífo i l mare in luogo fano 3 & chiefe dai fenato, & populo Romano, che lecito foífc tra-
portare la térra, & cofi la cinfe di mura, compartí le piazzc, & fatte le partí uendette a ciaf 
cuno habitante la fuá per due libre & meza d'Argento. & fatte quefte cofe, egli aperfe i l la 
go nel mare, & dal lago fece i l porto con i doni concefsi, la doue hora i Salapini per quat 
tro miglia lontani dalla loro antica cittá habitano in luogo fano. 

Vmgran parte del fettimo deíla I{epublica d^^Arifloteletratta di queüo, che ft contiene in 
quefto Capo,& ne gli altri feguenti del prefente libro. Manoi non uolemo a pompa empire i 
fogli j né dijputare fottilmente delle cofe dette da Vitrumo: nelle quali egli ha uoluto & Medi 
co, & Filofofo dimoflrarft, lo deferiuerei l'herba ^íjplenon , iluogi di Candia, I{hetimo, & 
Cortina, doue ella nafce, & dimoftrarei inpittura ilfi to, & la regione, nella quale deue ejjer 
coito cata una Cittd, (fe pero la pittura puofar queflo )ma perche io intendo,che altri fi 
pigliano queflo carico , uolentieri lo lafeiaró a loro. Cerca l'iflorie uoglio credere a Vitruuio: 
perche non pareconueniente confermareidetti di Fitr. conautoritd diTlinio, od'altro)che 
forfe ha pigliato da Vitr.queUo che egli ha fcritto.É^ ajfai, che León Battifla con ogni dili-
gen^a raccolto habbia molte , & diuerfe cofe ad un propoftto > che pojfono fatisfare i curioft 
di faperpiu oltra. leggi al fecondo Capo del quarto libro del fopra detto. Quclla parola che 
dice Fitr, Mnnicipium, gli Spagnmli dicono Fiüa congÍHridiüone>& Caflrum, Filia cercada* 

DeMe fondamenta delle muraglie y et delle 
torri. Cap, V , 

V AN D o adunque con quefte ragioni efpoftafará la falubritá de i luoghi, 
ne i quali íi hanno a fare le cinte delle mura della Cittá , & cheperTouuea 
gno, & nutrimento di quclla elette faranno le regioni copiofe di fi:utti> 
& per gli acconciamenti delle ftrade , de i fiumi, ouero de i porti del ma 
re íi potra con le condotte delle cofe commodamente ucnire, Alihora in 

queftomodo fí hanno a fare le fondamenta, 
• Uauendo Fitrmio trattato della regione, & delle fue qualitd, & huone & ree; accioche la 
feiando quefle abbracciamo quelle3 hora uuoh trattare di queüa parte} che noi dicemmo di fo 
pra efer certa, & temiinata > né cofi ampia, come é la l̂ egione. comincia adunque a rinchiu-
derla con le muraglie > & tratta deüe fondamenta di queüe 3 & delle torri y riguardando al-
f t í t íkfSa f m t & T ^ i &alla belleza deWoperay& confidera i l fine, come farfi deueinomi 
operatione < Tsleüa dmifione dellUrchitettura detto hauemo la neceffita difar le muraglie, hora 
fi tratta del modo di fondaríeMle pañi della forma y della ^rojjh^a , deüe Torri y & figure 
loro. Maper applicareiprinciptj alie cofe, che fi hanno dafare:dico che egli bifoma haue-
re le ideedeU difrofitwney & i termini loro, accioche iltutto fia preuiflo , & confidera-
to. Fcniremo adunque olla planta y che ichnografia fi chima, l termini >.& contorni deüa 
quale fi fanno conlimey &anguli . ángulo é quella parte del piano fottopoftoyche fi con
tiene tra due Imce > ene fi toccano, & pero qmttro anguli fi fanno da dnt linee, che fi tagliano 
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infierne i de iquali femó fard a ciafcuno deitreegHale)ghiftoi& dritto farádetto.& qucl 
lijche del dritto faramo minorhflretti, & acuti faranno cbiamati, & í maggiori larghi y ot* 
lufti & rintuigatu Deüe linee alcune fon dritte , & fono quelle i l mê o dcüe qudi non adom 
bra glieflremi, & chetra duc puntindpiu breue Jpacio fi contengono: altre fono piegate* 
<¿r tortc, & fono quelle,che coimero loro efconode gli eflremi. Delle pégate alcune fono 
partí del circoló. Circolo é figura piaña, & fopcrficiale rinchiufa da una linea y dalcui centro 
che & punto immobilendmexoytutte le linee tirate alia circonferenxa fono eguali. La linea 
piegata da gli Architetti é chiamata ^Arco , intendodella ftmplice. Corda poi fi dice quel* 
la linea, che pajfa da un capo deW^írco alTaltro, Saetta fi chiama queüa, che áat me%o del 
la corda con anguli eguali afcende alia circonferen^a deWarco. I{aggio é queüa, che daWimmo 
bilpuntoperuiene aüacirconferenxa. Diámetro queüa, chepajja per lo centro, & diuidetl 
circoloinduepartieguali. Intiero arco éil femicircolo . Diminuito,& fcemo quello, cheé 
minore y cioé che ha la corda fuá minore del diámetro» l l compofto é di due archi dminut i :& 
pero fa nellafommitd uno ángulo di due archi. gli effempi delle predette cofe fono qui fotto ¿ 

g.k.raggio, 
g.centro. 
l.m.n.arcoúi 
tiero. 

1. m. corda. 
n . p . faetta 
r . arco fce

mo. 
f. arcocom-

a.b. linca drit-
ta. 

c.d.Iinea piega 
ta. 

e.anguli giufti3 
o dritti. 

í.anguli larghi. 
o.anguli ftretti. 
h.i k. circolo. 
g.h.i.diametio. - — p o f t o . 

Hora la natura de i luogiporta fanitd éforteiga : hora T^Arte : hora tuna, & Valtra. 'Nel 
primo cafo egü fi deue conofcere queüo, che di natura fuo é buono. come fi ha dal prece
dente Capo, nel fecondo bifogna por mano al Difcorfo, come fi dird nel feguente, lsiéuogli& 
hora commendarela confuetudine deÜegentijiraniere y che hora nelle amplifiifne folitudiniy & 
diferti habitando 3 hora ne gli ajprifiimi monti, & tra le ojcurifiime felue riducendofi, & alca
na fiata in me%o di larghiffime paludi, quafi attuffandofi, & habitando luoghi fterilifjimificu-
ri fi chiamauano da ogni uiolenxa. come fi legge ne i commentarij' de Germani: & altroue 
de gli Irlandi, & Scocefi : non lodo io quefliauantaggi :percioche non mipare, che egli fi deb 
biaeleggerelapouertd,perche niuno ciportiimidia :né anche fognarei un poético mondo, o 
terreftre paradifo: doue ifiumi di latte correno, melé fudano le quercie, m a m a e nettare pioue--
no i cieli :peroche aWhumana neceffitd fipuo con mediocre & conueneuole habitatíone proue-
¡krey&queüe copie pin prefio deftderare, che hauere fipojfom. Quanto adunque richiedela* 
uita de gli huomini, eleggafilaCittdintal fito ,che eüa fmotrifcadelfuotenitorioy che non 
poffadileggierieffereaf¡alita,che fia libera alie fortite, ¿rche habbialefopradetteconditio-
ni:dapoi habbiafi cura di fondare la muraglia. Gliinditvj di buono, & fodo terreno fono ? 
che ne i luoghi, neiquali s hada fondare, non ui fiano herbé folite dinafcereinluoghihumi¡ 
di , che nel paefe d^ntor no fiano fajfi acuti & f o d i , & alberi folo nafcenti in luoghi afdutti:-
che non ui fiano acque fortiue fotto: fe i l terreno perli pefi in tena gettati, non rifuonerd 
néf acqua ripoflane uafi per licadimenti fi muouerd. Le cauationide i pOTgioltra íutllitd, 
deiracqua, & delta materia, ne daranno fegno deüa fodex^a del terreno. lífondamento non' 
t parte deüa fabrica: imperoche la natura fen^a lainto delVArte , ¡mi darci i l luogo fofr 
dato, facendofi i l piano fodiffimo con al t i , & duri faffi :douc non f a bifogno d'alcuna hu

mana 
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mana fitica.-mcerca i l fondamento, che fi fíidaglihmmm3fi deue mfiderare U forma 
del terreno, la qualitd, i l compartimento, & le rególe. U forma del terreno, i futta fccondo 
la quantitdde i luoghi, iquali fono o altivo ba(fiy opendenti:la qualitd ¿perche la térra ha 
di maltefcone,ondealtre fono coperte digrofla^altre di minuta fabbia, & altredi creta, 
altre di tofo,molte digiaramefcolata : & in fine altre fonofecchey & arenofe, altre hu-
mide, & m o l l i . i l compartimento richiede y che i piani fiano difegnati con linee , & con la 
fquadrayñjpetto al drizare le cofey & a formaregliangulL Fauna croce di funiyfecon-
do che dice Lcon Battijia y &ne l me%o fia jitto un chiodo y col quale t i reggerai y & coft fa-
rai le tuefacome. tirando i l filo per ogni uerfo, k Bagóle Meramente per le fondamenta di 
.9gni fabrica fono muaré ilumoy & i l fodoy neiluoghi pendenti cominciar dal bajfo,ne i 
tnolli,ouerarenofíbattere lepalificate ffejfe & fode: &quelleraffodarepin prefto col con
tinuo battere, che col pefoyO granpercojfa di queüi flrumenti y che noi chiamamo becchi* 
latini fiflucasl Conftgliarft con i periti del luogo cerca la natura del terreno . Von ft fi-
dare di fondar f o p r a r u i n e y cauar egualmente y & ifyianare i l fondo delle fojfey accioche i l 
pefo prema egualmente. Siá la parte di fotto piuampiay&piagroffadellafuperiore imitan 
do la natura d e ü e cofe, &Jpecialmentegli alberi, che fono da piedi pin groffi, che da cima, f i a 
la palificatapiugroffa áelmuroil doppio: ipali ¡pefiijfimiy& grojjiperlalunghex^ loro la 
duodécima parte y necortimeno dell'ottaua. ne luoghi dacqua fortiuaper piu ftciirtd f i fonda 
t uolti fopra poli. K̂ e i grandi edificij fi lafciano alcmi Jpiragli nel mexo delle fondamenta 
p e r l opera fino a l ia cima: accioche i uentipoffmo ufcire rijpetto a i terremoti, íampie'Xja 
delta Cittdy & giro quanto a l ia dignitay /¡richiede ampia.&grandeper lamoltiíudine y et fie 
quenya delle genti: qipanto aüa forteigay la grande bertgmrdata,da poche genti non puo 
ejfer offeftyla picciola da manco genti é difefa:piu fácilmente puo ejjermbbatay&piufí-
eura al tempo. di guerra. Deue la Citta ¿jfer capacc di moltitudint, ma non hauere moho di 
uoto. Egli bifogna pero fecondo i tempi far le Citta forti y perche dalle offefe, che fecondo h 
inmentioni degli huominiytuttó ' lgiorno f i j a m o yft piglia forma alie difefe. M a tsmpo e diue-
t l irea Vitruuio, AH'hora in queílo modo fi hanno a fare 1c tondamenta, cioé , che fi ca 
ui tanto y che fi truoui il fodo, s'egli fi puo ritrouare, & nel iodo quanto ragioneuolmen 
te parerá perlagrandezzadell'opera, con quefta conditione p t ró , chela parte íctterra 
tenga fpacio maggiore, &: piu groíía fia , che i pared fopra térra, & quelle fondamenta 
fiano riempite di fodirsime pietre mefcolate con calce & arena . 

Quefio riempimento di fodijfimaftruttura( comedice Fitru.) danoié detto lauorar acaf-
fa. & rincerca lincamifciataycome fi uederd. 

Le Torri deono íportar fuori dell'ordine, & drittura della muragüa nella parte efterio 
FC, accioche uolendoilnimico daré raííalto, lia da ogni parte da gli aperti funchi dalla 
deitra,& dalla fimílra dalle torri con pietre, altre cofe da trarre/erito. 

Daüt offefe y ficauano le difefey&M fine fitragge ogni cofa,&perche alcune oífefefom 
manifeiteyak-meafcofe, altre lontaneyaltredapprefio:pero Fitru. cerca di prouedere quanto fi 
p m ( come deue f a r ogmno che fortifica ) a mte forte di offefe, & perche lultima, & p i u uick 
na&gagltarday e lo affalto, & Impeto chefii i l nimicoper entrare nella citta, pero a queña 
primaprouede Fitr.perfhr ñare lontano i l mmico. Le Tom adunque de «H antichi, ( i n ImzQ 
delle quahper altrmfiietti fono a di nosiri y i balpardi y le piatte fomsj caualieriy le forfici) 
tranojnt te per quefto effettOythe difendtfkro la emina^erh é neceffarioy chele efchmo nella p a r -
teestmoreuerjotlwmico . Lafomma del fortificare da alamié ridottaaquejíoyche idefenfori 
¿ l ^ T 5 V í TÍC0 ukmo > & a"ch€fc«cdato. I l nimico fi uieta con tacquay col fof-
^ Z Z Í ^ 0 - W W f e t a t & p i i r k difcefa,&molto piupertafcefiy mando ellaéprofon. 
^ T f f T t r T ^ r - ^ ^ m m alcmi Inoghi n o n f i ^ L a r e ;fe éat taian-
r̂ egayje e bajJaMdrucciolare. impedifce ifuocbiy & fa diffculta nell\idopa:ar/i. U muraglia 

deue 
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¿leuc effergrofla, &fatta con le ragioni che cifonó infegnate da, Fitru.chemolto bene ferueno a 
noflrigiorni. ilnimico f i fcaccia molto meglio dalle Torri, baloardi, argin'h &altre cofe fimili 
rileuate, & che efceno mfuorh& jpecialmente quelle che hamo maggior pietiga ¡perche la fu* 
curta de i defenfori é poña neüaptatga de i baloardi,oltray che la muraglia mole effer ben fiit-
ta, & ordinata in modo che ifuochh i colpi dellartigliarie, quantopiu ftpm,fi rendino uanit & 
fe benelabatteria égagliarday&íarügliariaéuioltnta,perb l'induftria degli hmminipuo r i -
parare con molte inuentioni allafor^a terribile di quelle machine trouate da Lucífero. Stande 
adunque le fortificatloni come dice i l Signor Conté dan Giacopo Leonardi, nella Cortina i nel 
flanco, nelfojfo, nella ñrada,neUa piazga, oue fipojfono adoperare le difefe , & l e machine-.Fi-
tru.molto bene conftdera i l tutto. & perche le porte fono necejfme per tufo delta citta, bífognd 
afjicurarle, ma non in modo, che prefe da alcuno di dentro ajjicurino i l traditore, & ojfendino t 
Cittadini. Deue adunque ejferftcura laporta dalnimico, &batterdifuor'h & ejfereafcofa, & 
che ad efía non mettino capo le flradey accioche aüa diftefa correndo non pofjino entrarui i ni-* 
mici. & pero dice Vitru, 

Egli pare anche che prouedere íi debbia grandemente, che i l nimico non habbía facíle 
I'entrata ad oppugnare il muro, ma coíi di fofsi precipito^ circondato fia, & prouifto, 
che le uie non fiano alie porte drizzate,ma per torto camino uadino alia finiílra, perche 
qüando queílo fatto fia,la deftra parte di coloro che andcranno alia citta, che non é dallo 
feudo copcrtajfara uerfo la muraglia. 

Cerca i l fito delle porte y ( come in molte altrecofs ) conuengono le ufanee moderne jcon h 
anticheyvel reftante pare, che fia qualche differmxa, perche Vitru.loda i l Torrione tondo, co
me piu atto a refiftere alie machine oppugnatorie, che eranogli ̂ Arieti, & le TeHuggini. biaf-
ma glianguli y perche fono piu diffipahiliy & coprc'no gli inimici y che non pojfono ejferbattuti 
da due latí, come nel tondo. Mafe auuertimo bene la iftejfa dottr 'ma ferue a i noflri tempiyper-
ciochefiamo tenuti a fuggiregli anguli fiano piani,dilinee drittey curui, ftrelti o larghi: fiama 
obligati tirar le faccie de ifianchi de i noflri baloardi confuggir, piu che fi puogli anguü; per
che fifkccia legatura migliore, che nonfa f ángulo, i l qualepuo ejfer tagliato daWartigliaria* 
chefarebbe il luogo fenza dífefa. Fa lo ángulo i l medefimo danno, che dice Vitrn. percioche i l 
nimico refta coperto, ci moflra i l flanco, i l che con la regola degliantichi potemo efíequire con 
le noftre artigliarie, perche Vitr.uuole che le Torri fiano diftanti uno tiro difaetta, che i l nimi
co pofia efier offefo dalla dejira > & dalla fin!(Ira: noiapplicando qusfla dottrina alia noflrafor-
tificationefacemo la diñanxa di modoy che la mfira artigliaria ofenda da due lati , & chepof-
facafligare chiardifiefiihricar di terreno tra Tuno fianco y & Faltro. le Torri y che eglici mo-
firay é ragioneuole y che fujkro ficure, poi che uuole y che i defenforipoffino flarui fopra alie di
fefe. Ve i foldati yné lemachinefarianoflate con/¡cureña y fe non hauejkro hauuto le loro 
jjyallegagliarde fecondo Poffefa delle machinedefcritle nel décimo libro . 'l$oi( fe haueremo 
quefla confideratione ) fecondo la mente dello autore uedremoy che egli ci moftrayche le fpalle de 
noflri fianchiefier deono ficureyle piaigedi quelle fpaciofe. Hauemo anche di qual modofi 
deonofare le flradcyouero le porte. i\oifeguendo quefla alménenla faremo fempre le noflre for-
titey che fnggircmo lo rifehio, che i l nimico nonpofia entrare infierne con i noflri nelle ritirate,co 
me é molte uolte auuenuto a quelliyche non hanno hauuto quefla confideratione. ma feguitiamo. 

Lecaftella deonfifarenon quadrate, né di anguli, che efehino fuofijma deono piu 
preftogirare^acciochedapiu partifia uedutoil nimico. percioche doue glianguli uengo-
no in fuori, que! luogo diííicilmcnte fi difende, cfiTendo lo ángulo piu in dífefa del nimi
co, che del Cittadino. Ma la groííezza del muro fi deue farc in modo, che gl¡ huomini 
armaii, incontrandoíi Tuno con raltro,pofsino paflarc fenza impedimento, puré che nel
la groííezza del muro le taglic di oliuaflro bruílolatcSí incaftrate fuño poílc ípefs¡fsimc, 
acciocheamendue 1c fronti del muro traíe come Fibbie, & chiauí, con qudli pezzi ta-
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&líatI,íníícmekgatícIuñnoeternamente,-imperochea íimílmateria,ne píoggíe ímpe 
tuofe ínétarlijnéuecchiezza poííonofarenocumentoalcuno ,ma& in térra fcpolta,& 
porta in acqua dura fenza danno in fempiterno; & pero non íblamente ncl muro, ma nel-
ic fondamenta, & in que pareti > che haueranno groífezza comedí muro, íe con quefta 
ragione faranno ben legati j non fi potranno di Icggieii intaccare ne uitiare. Gl¡ fpacij da 
Torre a Torre non fiano piu lontani, che un tiro di arco. percioche fe la Torre fará bat-
tuta da una parte, faranno i nimicifcacciati conbaleftre,&: altri faettamenti dalle Tor-
ri che faranno daU'una, & l'altra parte. & anchora per lo contrario il muro uerfo la parte 
interiore delleTotri deue eíTere diuifo con ifpacij tanto grandi,quanto faranno le Tor-
r i , & fiano le ule nelle partí di dentro delle Torr i con traui congiunte, né fiano fítte con 
ferro, Perche fe'l nimico per forte haucrá oceupato alcuna parte del muro , quelli, che 
faranno alie difefe, potranno tagliare le detteuie,& fe faranno preftinon lafeiaranno, 
che íi nimico pafsi alTaltra parte delle Torri o del muro3fe egli non uolcíTc andaré in prc-
cipitio . Bifogna adunque fare le torri ,ouero di forma ritonda,ouero di molti angus 
l i , perche le quadratc di leggieri fi gettano a térra dalle machine»perche gli Arieti urtan-
do rompeno le cantónate, ma nelle ritonde, fpignendole uerfo i l centro come cunei non 
le poífono offendere, 

Quefla parte sé abaflan^a dichiarita di fopra,folo afid ci fará lo efíempío, della Torre 
apena di dentro, benche adakrimodift pojfino acconciar le traui, che ftpofia con prefiera 
gmar le aterra. 

• • 

• 

• 
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C. Sonó alcuni peduccl o gatelli, che jplgnemno fuori del muro per dueterxifiun picde* 
amttro piedi lontani uno daWaltro , fopra i qualiponeua tanti capi di traui, che tutti concónef-
fcro d centro delia torre: &qHej l i con una ferma catena raccomandata dUdtimo palco delit 
torreyconunomolinelloio árgano doueé la. j í . fermaua tutti i palchi contauolcfenxa chio-
dh che tenate le tamlci&rauolgendo la catena j tutte le traui rimarriano appefe alia catena» 
che congrandiftma prefteiga l i potria leuare. & quejii pojjono portare ognigran carleo, per
che ciafmno di loro afronta nel centró, né pofiono calare , fe la torre non confente. B . t i l 
centro. Vuokpoi che l'ultimo palco fia fortiffimo non foloperfojlentamento diquefti, ma anche 
occorrendofhhricaruifopra per alearla i jiia forte. C. tamlato. E. Lamuraglia. H . fea 
la per afcender alia murag lia . F. piano della muraglia. D . muro di dentro, che ferraua U 
torre. K. 1. Crofk^e, 

m\mm\\m\\\m\\\m\mmm$ 

AppreíTo di quefto le difefe delle mnraglíc, & dellc TorrI congiunte á gil argíní, e term 
G pieni 



. p¡e piano , li puo uenircad oppugnnt 
yjn'ma cauare 1c foííe di larghezza, & di altczza grandifsima. Dapoidcue i l fxmdamento 
de Ha muraglia eííer depreíío, & calcato tra lo aluco della foíla, 8¿ fatto di quella groíícz-
za, che ei?lipoífafoftenereilcaricodeiroperaterrena.& ancora dalla parte della fabrica 
di dentro^erfo la térra, eglifideucfareiUbndamento per ampio fpatio'diftante da ciucl 
di fuori di modo , che le compagnie pofsino come in ordinanza, nelle difefe formarfi Toa 
prala larghezza dello argine. (guando adunque faranno fatte le fondamenta cofi diftanti 
rtóo dalValtro, allhora fará bifogno di farne dellaltre per lo trauerfo , che congiume fia-; 
no col fondaménto di fuori, & col íondamento di dentro difpofte come pettini a guiíade 
idcntidiíiega.perchequandoinquefta maniera fará fabrícate, 3c fondato íl muro,fe 
nehauetáqueftocommodojchelagrandczzadelpcfo in picciole partí compartita,non 
calcando con tutto il carleo íiio,non potra per modo alcuno fcacciare, o ípignere le fonda 
menta. Ma della muraglia,di che materia fare fi conuenga, non fi deue in queílo luogo al 
trimentí determinare; perche non fi puo per tutto hauerequella copia di cofe, che fi diíi-
dera : ma done faranno i fafsi di íati, & anguli eguali, & di piaña fuperíície, che quadrati 
íi chiamano , ouero il felice, ouero i l cemento , ouero i l mattone cotto, o crudo, quefte 
cofe fi deono ufare: perche non fi puo in jutte le partí del mondo, & in tutte le nature de i 
luogh¡,acciochei muri durinoeternamentefenza difetto adoperar quello,che copiofa-
mente uienein Babilonia,douein luogo di calce , & di arena, íi ufa i¡í bitume liquido, & 
di quello, & di cotto mattone é fatto il muro della cittá. 

La cittá é ouero in térra, cuero in acqua .fe in térra, o in piano, o in monte, o parte in piano 
& parte in monte. Del fabricare neW acqua Fitr. ne parlera nel quinto libro, done ragiona de i 
porti. Bifogna auuertire fiel fabricare deüe cittá neWacquc, che i l crefeere delle acque non lefac 
cia danno ¡ che fifacciano hellipallaxgifopra t acque, ¿ r ponti, che habbiano del grande. & fe 
non fono difefe dal ftto, & dalla difficultá de i uadi, bifogna furui lefortexge, & le mura, & af-
ficúrare anche il porto, con catene, come ft dirá al fuá luogo .fe la cittá fará in tena, & in alter 

gnu 
hauerá le fe operte commode, & chi la difenderá, fará fopra lauantaggío: & quelle L .. 

haueranno del piano, & del monte, haueranno de i ccmmodiy che hamo le cittá del mon
te > & doueranno hauere delle prouifioni , che hanno le cittá in piano. Deue in 
quelle effer un luogo forte nellapiu alta parte , per fiare i caualieri della cittá, qu an
do a fuffero chtadini di mala uolontá , o che inimici hauejjero oceupato la térra.per
che quefli luogi Ppejfo ajenando i l foccerfo ficuyamente intertengéno i l nmico , & fo
no occafíbne della ricuperatione delle* cittá . Se adunque la cittá fará in piano , & 
come dice Fiíruuio,fé egli f i potrá andaré a piede 'piano , bifvgncrá fargíi gli ar-
gint, lefofje , le contrafcarpe fecondo le rególe di foFra , & queüi rifbetti, che ha pofti 
Vitruuio nel forjar le t o r r i , & farle alte , & che jportino in fuori , ¿ - che fiano aperte 
di dentro, & che habbiano precipitij, & che tenghino i defenfori, & che fi poffino feparare le 
éntrate, & impediré laprefa loro, applicarle al modo nofiro di fareibaloardi',&i caualieri, 
& lealtreaifije,piglui;idbquello, che fará per mi . Etperó Filru.nel daré iprecetti della 
prnpcatwne ha cominaato dalle Torri, come quelle, che prim d difendino , & fut
rió a nm come fimo, & a nimici come offefa, & propugnáculo, dal míale, & i l nimico fia t emi
to Lontavc,i¿r la nmavliafia mardata,* (fa anche lattart» Ai A*n*,nn* n*.L* u. „4íJlk 
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te a terrarfotranno pero i nimicipcr lo c trcoito dcllc torri andaré da uno muro, altaltro. .̂A (¡Ht 
flofi rijponde, che le toni erano alte 3 & che i nimici nonpoteuano falire a quelk altc^xe y fo 
bcnc hmrnano cccupato i l muro. Erano dico alte) &per difefa, & per contramarea quelle ma. 
chine ̂ randifattc de legnami,che conduceuano i nimici nelle ejpugnationi delle cittaSaltro dubio 
é cheVitr. uuole, che le Torri dalla parte di dentro ftano aperte j ac ció che lenate quelle traui > 
&quepovxi^loinirnico uedendoilgrandeprecipitiononfimettaa uolcrpajjare da una mura-
?lia airaltra.per queflo ft uede, che meglio[aria ¡latoper lo inimico hattere una torre s che la mu 
'raglia.perchetagliataorottala torre y haueuano i l reflante libero, & aperto per entrar den
tro. JL queflo f i rijpondc dallo ecccllente M , Alejandro Viccheroni huomo depochipari nelle for 
tificationi, & in altre belle art i , che le torri che erano > o doueuano ejjere ferrate da piedi di mu 
ro alto almeno per la meta delTaltera della cortina, haueuano quel muro che le ferraua groffo 
da piedi a bajlanxaper impedimento deüe tappe, mapoi uenendo uerfo la cima jifaceua p iu jiret 
to . la torre poi douena nel mexo ejfere profonda moho, & eguale almeno al fondo de i precipi-
t i j j & f e per cafo lo inimico fufe, rompendo la torre, per entrarui dentro , egli era fottopojio 
ad una infinita di offefe, si da quelli, che flauano di fopra neüe torri, come da quelli, che da ogni 
lato flauano Jopra le mura, comeflejfero quellipalchi, o contignaüone, che áiceFitr, per ficur 
ta di queüe,che difendeuano le torri, & che fácilmente fipotefieroleiiare,altri uno , altri ai-
tro modo hanno trouato, néfopra queflo ce da diputare qualfiapiu uicino olla mente di Fitr. ef 
fendo libero ad ognuno di affermare qual modo glipiace .pero i l fopradetto ha ritrouato mmodo 
ingeniofo, ilquale noinellajoprapofia deferittione hauerñopigliato, 

t . Leuante. 
JP. Tonente. 
O. Ofiro. 

• T. Tramontana 
C. Greco, 
G. Garbino» 

M . Maeftro. 
S. Sirocco , 
T. Fofo. 
F . Torre. 
X, Vorte. 
Y, TiaTga&foro 
O. Bafilica, 
f. Strade, 
2. Terrapiem, 
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a. f. c&rrentj per lo lungo de i contraforti, ouero catena, h. paloni per lo dritto 
delpartte. c. incrocdame7iti efteriori. - e. riprefe & immorfature. 
Jí pareti efleriori. I l l piano douefinifce ipaloni. 

Ordinenelk dirpofitionidellemuranelle fortificationi de gli antichi. 

j£ i l luogo del terrapleno, d. nerueperlefibulechefeincrocciano, p. o. lun-
rheTZa daun contraforte aWaltro. o. r. & p q. lunghe% â de i coníraforti che é 
piediuentidue. b & f. mcrocciamentidellenerue. q angoli amodo di feghe 
e h f catvia perillimgodeicontrafortilungapieditrentafei, & groffa per larghe^ 
Xp uno piede, (¿rperake^atrecjuartL G H nerua occrrente di legno che riceue 
irtfe i capí delle catene. K l parte interiore, cioé pomerio, i u- grojfeiga delle 
mura. i r rifalto degliangoli a modo di feghepiedi quattro. M 2^ parte efle 
rioredelk mura . 

Della dmifwne delle opere y che fono dentro le mura, & 
deüa dijpofttione dtquelle per ijchtfare ifiati no~ 

cmi de i uenti, (ap. VI. 

I R C O N D A T A la Cittá di mura, feguita i l compartimento di dentro del
le piazze, & de gli fpacij, & il drizzamento delle contrade, & de i capí del-
.le uiealie parti del Cielo . Drizzerannofi bcne, fe prudentemente faranno 
efclufi i uenti da i capí delle uie: perche i uenti, fe fono freddi, ófifendeno/é 

caldi, guaílanojfehumidijnuoceno. per il che pare, che egli fí dcbbiafchifare quefto 
difettOj&auertirc, che non auucnga quello, che in molte Cittá íuole auenire. Come 
nelí'Jfoladi Lesbo i l caílello di Metelino 3 é fatto magnificamcntc, & con molti orna-
menti, mapoftofenza conllderatione.in quellaCittá íoffiandd l'Ortro gli huomini fi am-
malanojfortiando Cauro tofsifcono/offiandoTramontana í¡ rifanano, ma non poílono 
per la forza del freddo fcrmarfi nelle piazze, o ne i capi delle ftrade. 

Dapoi che Vitrmio ha trattato dcüa regionc , & delle fue quallta ; che era la prima 
confideratione y che fi doueuahauere per fituare la Cittá , & dapoi che ci ha dimoflrato come 
eglifi hada pigliare una parte della regione, & circondarla di difefe, &munhionedi mu-
raglia, con ragione egli mióle infegnare a compartiré i l piano rinchiufo da tutto i l cir coito 
delle mura. & prima confidera i l compartimento quanto appartienea fchifare le cofe no-
ciuey &queflo fa nel prefente Capo . Dapoi quanto appartiene alia difiributione y & dijpen 
fationede i luoghiy & quefto fa nelfettimo, & ultimo capo del prefente libro . Quanto al
ia prima parte Fitrmio con effempi prima ci fkauuertitiy\cheper l i noiofi fiati de uenti al-
cun danno non ft fenta. Dapoi difeorrendo fopra la natura yforxa , nomi, numero , & fito 
de i uenti per form.trne poi certa y & terminata figura, ci moflra come habbiamo conquel-
laareggerci nelle dritture delle flrade. Lesbo é ifola nel mar Egeo detto ^rcipelago y uol̂ e 
cento et ftffanta migliay& ha la fuá metrópoli detta Metilhm dalla quale hoggUuttaíífo 
l a é nominata.benéueroy che horaépriua de gli antichi ornamenti y & é andata in ruina, 
Ciace Metelino uerfo Tramontana y émitos. TbeodoroaVonente.il colfo Caloni a Carbino, 
ü colfo leremidia traSiroccOy& Leua ite. Metelino ad'.mque é:mal fituato y & cempartito: 
percioche é fottopojia a i uenti, de i quali lamagyor parte/fono mal finí ¡ pero nel com
partimento delle pia^e} & f f á shojcaturt delle ¡Iraie, bifogna hame conjidvratione al

ie 
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le qudít.l de i uenti. Da quejh precetto, ritnmio fi piglia una bella occafione di filofofa* 
red'int orno la natura, & quahta de i ucnti, & peródicendo prima i che cofa é uentOjCO 
mincia a quefio modo. 

11 uentoéonda del mareche fcorreconincertaahbondanza di mouimento :eg!i ña-
fcequando i l caldo ritroua ¡1 freddo, & lo impeto del feruore efprimela forza dellofpi 
rito che íbffia : & qucftofi dimoftraeííer ucro dalle palle dette Eolopile; & con gli ai> 
tificiofi ritrouamentidelie cofe fi tragge dalle fecrete ragioni del cielo quanto é uero 
della diuinirá. Fannofi le dette palle cauate di rame con un punto fti-ettifsimo per lor 
quale íí ui mette dentro l'acqua^ & fi ponenoalftioco. & prima che íiano'calde non 
mandano fuori alcun fiato,ma poi che comincianoaboilire,faniioalfuocounagtan 
forza di fpignere, & di foffiare. 

Diffir.ifce Fitrmúo i l üento>&moflra da chenafce,&proua ilnafcimentocon cofe fen-
ftbil i . Dice adujique i l uento efler onda del mar e: ft come l'onda non é altro, che una partí; 
d'acqua imita y & raccolta y che uerfo alema parte cacciata infierne fi muoue:cofi uuole 
yitruuio, che i l uento fia parte dello aerein Jé riftrettay che in alcunapartepieghiy&pero ha 
detto y chel uento é onda del aere, che con incerto & sfor x§uole mouimento fi commoue, TSlafce 
i l uento (come dice Vitr . ) quando i l calore sincontra conl'humore y & per lo feruore fi man
da fuori lafor^a dello Jpirito, chefoffia .fe hene Fitrmúo ci da lo effempio per prouare} che 
i l uento nafce dal calore, che opera nella humidita: non pero efyone chiaramente lo ejfetto * 
Diremo adunque mi qucllo y chedanofiri precettori hauemo impar ato. i l uento y é uapore del 
la térra > che afcenáe alíaltczga dello aere > fcacciato daljreddo , che in quella parte fi. 
truoua y percuote lo aere con uiolenxa.il calore del Solé y & d'altri corpi celeñi ha uirtü di 
trarre dalla térra alcuni fumi o uaporiy &leuarli inalto y perche la proprieta del calore, 
é tirare a fe: i l che fi fn fcaldando, & facendo i corpi pm rari. Quefti uapori fono alcune 
partí fottiii deWhumore tcrreflre y che non hannoné calore yné. figura determinata y hanno al 
cuni calore y & humidita: alcuni calore y& fie cita. de i primi fi genera ogni húmida imprefsio-
fione y come le nuhi, lapioua , la rugiada, la neue 3 lagrandine y la brina y le fontt y i l mare. de 

i fecondi fi fu ogni infiammato, & accefo ardore, & tutto qucllo, che é di calda y & fecca 
natura y & pero i fuochiyi la-mpiyitix^pniyle comete y le cafe ardentiy le ftelle cadentiyle 
corone luminofe, i fuhnini, le uoragini, & apriture dello aere ejiiuo, i uenti y i turbini y & al 
tre apparenxe d'imperfette miflnre da quelli hamo origine, come da materia loroproportio-
nate, Wai diremo de i uenti. i l Solé adunque ha uirtu di tirar al modo che detto hauemo quel 
uapore che é caldo y & feccOy& fi Mama efzltatione y come i l primo caldo y & húmido y fi 
dice uapore; Quefii adunque ufcitodaüa térra y per ejfer di natura di fuoco s imilla , & fi 
lieua dritto allin fu y & afeende fin che egli ritmoua la parte di mezo dello aere, & che é fied 
da per ejfer diftante y & dalrifalimento de i raggidel Solé y che dalla térra fi fu y & dal fer
uore dello elemento del fuoco . ritrouando ¿dunque iljreddo, come nimico lo fugge, & hauen-
do puré natura di fuoco cerca diafcendere :maefFendoribattuto dal freddo y é for^a y che di~ 
fcenda y & per quefio contraflo é fcacciato da i latí y & i n giro fi mmueper la uiolenxa fut-
tagli dal fi-eddo, che lo ribatte in giu, & perla naturale inclinatione, che lo porta in fu , prc 
dominando il fuoco in ejjo. & pero i l uento non é altro che calda y & fecca efalatione mojfa 
da i latí y cCintorno la terray per laribattuta del fi-eddoyche é nellamexana parte dello ae
re. & fe bene alcuna fiata chiamamo uento lo aere moffb, come fi iiede dalfofjiar de i foüi , o 
dal fkrfi uento la flate, o dalle palle fopradelte, che Elopile fi chiamano, quafipalle ucntofe, 
non é peroyche i l uento fia mouimento ddlo aere y perchebene puo flarey cheloaerc fimito-
ua con i l uento, & i l uento pero non fia onda dello aere. La ragione del foffiar delle Eolopile, 
¿perche il fuoco opera ncWacqna col fio calore > & cerca di conuertirla inaere, & perche le di 
menfioni dello aere fono magghri deüedimenfioni dettacqmyperefjere lo aere piu raro, pero 
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l'acfjMd conucrtita inaere cerca d>íifcire,&ritrouar luogo capace > (¿rpaflandoper uno flretif-
fimo punto ifa qiídlo impeto, che ¡i uede. & fe coupiu forxa H calore, potcjj'e prejio conver
tiré Cacqua m [meo, come fu lapoluere del? artigliaria; f i uedercbbe gagliar di/fimo effetto, & 
le palle non durerehbono, ma JpeTgate fitriano del maleteóme hamo fatto ad alcunt. Ma per--
che hfalatione ,cheé mpore caldoy^r fccco,fta principio de i uenti,. eglifiprona per tre ftgni, 
llprimo éicheper Umoltiuenthche regnanoyk regioni ¡i fanno c a l d e é fecebe. ilfccondo é, che 
i gran nenti fauno ccffar le pioggie\ l l ter^o éichcucngonopiuuenthcioédalSettentrioney 
meriggiei&daVonenteychedaLemnteipercheinquellepartifitroua maggior copia di cf'ala-
tioni. Quefii fegnipareno contrarij di primo afpetto alia ifperienxa. & prima, perche quando 
jhno gran uenti Ipare che regni maggior fi-eddo.dapoi non ( i uede, chcgli huomini rifcaldati cer
cano di fnrft uento, per raffreddarft ? Bjfpondo, che ilfreddo, che ft fentc al tempo, chefoffia-
no i uenti i nafce per la mefcolamy che fhnno le efalationi j con i uapori fi-eddi, & humidh 
quando s'incontranoy & anche dallafreddiira delloaere,conilquale fonomefiolatii uaporh 
perchepuo anche efjere, chelaefalatione fia mutata per lo freddo, che ella troua nd mex$ 
dello aere, ma ceffando i l uento ilpaefe refia afciutto, ¿ r caldo. M fecondo io dico, che per lo 
jkrfiuentoegli fimuouelo aere,&firifirigney ilqualeaereépiu freddo che ileorpo humano 
rifcaldato,&pero é difiderato . i l uento adunque é efalatione leuata da tqrá, alia mexana par
te dello aere, & dalfreddo fiacciata. & fi come ilfiume da principio prcffo lafonte époco y & 
aüontanandofi dalla fuá origine per lo ingreffo d'altre acque Jifa maggiorey cofi ü uento uicino al 
luogOydoueeglifiliem épocO)&partmdoficmolto,ritrouandofempre altri uapori, coniquali 
eglisaccompagna, né prima la efalatione fifi uento, che ella fia fiacciata dal freddo dello aere. 
Muouefi in giroperlafopra detta cagione, &forf i anche feguendo ilmouimento delle ñeüe, 
& de ipianeti, che lo muoueno. 

Et in quefto modo da picciola,& breuifsíma ueduta, fi puo fapcre5& far giudicio del
le grandij&inmicnfe ragionidd Cielo, 8¿dclla natura de i uenti; perche fe i uenti faran-
no ifcluliínonfoloai corpi fani faranno ii luego falubre,ma anchora fe per altri difetti 
ci farannodellcinfirmirá, le qualiin altri luoghifanifi curano con medicine contrarié, 
quiper la temperataeíclufíonedei uenti piu fácilmente faranno cúrate. 
• ConchindeFitru. qüantoha fopradetto .poi comincia a narrare le infermita, che nafee-
no daiumi idicendo. * 

I malijche ditheilmente fi curano ne i detti luoghi fono, la grauezza, i dolori artetici, 
la puntura, i lTif ico, l ufcirc il Huigue, & le ahre infermita, che con lo aggiugnere,& non 
con lo fcemare fi curano. Quefte diffieilmente fi leuano,piima perche uengono da i fred-
di, dapoi perche indebolite le forze per Imfermitá, lo aere commoflb da i uenti fi aílotti-
glia,& unitamente leua il fucco da i corpi offell, & gli rende piu uoti, & eftenuati. Ma per 
lo contrario l'aere dolcequieto, & ripofato, & non agitato da i uenti, é piu denfo, perche 
non fotha, ne ha rpeííecommotioni perla fuá ílabiHtá,aggiugncndo allemembra de i 
corpi, notrifee, & riftora coloro, che fono da fimili infermita opprefsi. 

Og?i: infermita ñafie oueroda ecceffo ,ouero da mancamento, curafi dal contrario riem-
piendo oue manca, & leuando doue ahonda. Fuole Fltru.che te fopradette infirmita, uenghino 
dadifetto,&mancamento,dicendonelaragione, chelo aere afJhttigUato per ta^itañone de i 
uenti ,afimga C humor e de i corpi, & g l i indebolifie, & i l freddo ofende: per queflo riuol-
gendoft al contrario, umle che lo aere dolce, & tranquillo gli riempia > & notrifia, & fia ot-
timo nmedio aüefopradette infirmita. Graue^xa é humore, che dfiende dal capo,ferra le na-

. fopra i l fiítodecimo apK.. 
a wppocrate mi ter^o libro, che cofa ñeramente sintenda, per queflo nome ^rthritis, & dice. 
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Dewa cofa é adttnque cercare qmlip-xffmi de nem, & di ligature deito hahbia HippoCMth 
djeftfhnno ndlc ficcita :perciochefe l i fccchiimmodcraii haucranno conjimiata la humidha Í/.T 
iieiamenti ,faranno un certo mouimmto difficile per la ftcciü i &forfe apporteranno dolor.'i 
manan faranno pero quella infcrmitdyche é detta iArthritis, je per forte Memo non uuole nomh 
mrecon quefto nome ogni dolore denerui. Ma ilmedefmo Hipp.nelfecondo libro dclklípidi-* 
mié dice inquefto modo. Qndli, che per fume nclt ifola ^ n o , cheénel golfo .Arábico, man-
^iauanodelegurnihaueuanodcbole-^r digambjj &quclli , cheufaxanoparábola ueccia, pa-
tHmo dolori nelleginocchia. qiieñi Hippocrate non chiama arthretici, ma dogliofi delleginoc* 
chia. Maforfc alcuno aira, che.ánbriüs ft chiama i l dolorc non di unaghmtura, o d'un nema 
folo, ma di molti infierne, & in latino é detto morbus articularis. & neWultima parte éposia la 
felutione della dimanda. Lapleuritide é apojiema dentro le cofle, chiamafi la puntura. Tíhifis 
fono lepiagheinfanabili del polmonc,daUequali con lenta febreuiene la eñenuatione ditutto i l 
corpo, & finalmente la marte, ceffando lo ¡puto. íufcire i l fangue, cioc jputare i l fungue, é det-* 
to m Greco .Aemopí hifis, & fi caufa da ficcita, & le fopradette infirmitá fi curano difficibmnte 
rijpeito alli uenti , &per6 Hipp.al quinto .Aphorifmo del terxo libro dice mqueflo modo* i uenti 
^íufirali ajfordano, ingrojjano la mfia ,fiinnopefare i l capo, rendenogli huomini Icnti, & pi~ 
gr i , & g l i difcioglieno, &quando anderanno quefli tempi ,nell€ malattiefi deono ajpettare fi-¡ 
milleffctti, dagli aquilonari, & fettentrionali nengono le tofii, la raucedine, dureT^a ¿i uentre, 
dijf culta d'urina, gli horrori, & i dolori delle cofte & del uentre . La ragione dellc predette 
eofe, c ( come dice Gal.) percioche i uenti Auflrali riempieno, otturano, perche feco appor-
taño grande humidita, la quale riempiegli infirumenti de i fenfi humani, donde pigri ,fonnac~ 
chicfi, aggrauati reftano. Maper l i uenti fettentrionali per iflemperatura degli iníiru?uenti 
ehe f erucno alia rejpiratione, &per l'afprexga delle canne nata dalfccco,& dalfi-eddo,uengom 
le predette infirmita:& queflo per hora cipuó bafiare,il reflate copiofamete da medid é traltato. 

Piacquead alcuno, che i uenti fufiTeroquatcro. Da l íOr i cn t e Equinottiale i l Solano: 
dal Mcr igg i e l 'O í l ro ; dal Ponente Equinottiale i lFauonio: dal Settentrionale i l Sctten-
tr ione. Ma chi con maggiorediligenzahanno inueftigato3ottó neporefo.& fpGiialmeíyz 
tsc Andronieo Cirrcfte, ilquale ne Fece lo eífempio , fabricando in Athene una Torre di 
marmo fatta in otto faccie > & in ciafeuna fcolpi la imagine d'un uento , che riguardaua 
contra ilfoffiocialcuno del fuo. Sifopra la T o r r é ü ipole una Meta di inarmo,nclla cui 
fommitáni fiíTc un Tri tone di rame, checon la deftra porgeua una ucrghetta, & io fece 
in modo, che moflo dal uento fácilmente fí giraua5& fi fermaua incontra'l uento.tenendo • 
íbpra la imagine del uento fcolpito la úerghetta dimoftratrice del uénto , & cofi tra'l So
lano", & l 'Oftro dal uerno Orientc,Euro é collocato. Tra l 'Oftro & Fauonio dal ucrno 
Occidente, AfFrico . Tra ' l FauOnio , & i l Settentrione Cauro, detto Coro' da mol t i . 
T r a i l Settentrionee'l Solano, Aquiloile. & cofi pare, che dichiarito fia &GrpreíTodi che • 
maniera egli prenda il numero, i n o m i ^ le parti de i uenti , d'onde fpirino determinará-
mente, la qual cofa eííendoíiin queflo modo inueftigata4accioche églifi fappiá pigüarc 
le rcgioniJ& i nafeimenti lorO,cofi bifognaragionare. 

I l numero de iuenticidarebbe confufione,fe egli nonfi auuert'fcé ,che fecondo diuerfein- : 
tentwm , & rijpettifi ua Hariando.perofaperdouemo, che in quattro rnodifi diñingueno i uen
t i ' primieramentefecondotmi ipunti,che fono neíla circonferen^a deKoñxonte .-Orir^nte 
é circolo che parte la meta del mondo, chefiuede da quella, che non fi uede. & fi puo chiama-
reteminatcre de gli hemijperi .fecondo quefio modo 3fi darcbbená infiniti Uenti, perche da tut-
t i i punti dclFOrixpnte¡pirana'i uenti perche non cadeno fotto regola, non fhcendo dijUntió-
nealcuna, perófi hfeiam. IFilofofi fnnno quattro uenti rifbettoallemefcoknte delle qncttró 
prime qudita, che fono calcio,- fieddo, hMmido,.&fecco;gli .Añrohgifimiímente > hauendo ñ -
guardo a quattro parti principali del mondo, che angulifi chiamano, oregiani, canuengona pon > 

H Filofofi 
\ 
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i fUofofi, & con ifcicri fcrlttori, & funno gli ifltffl quatm uenti. tenante dctto Solanust 
Oñrodal mê o di,Fauonio clalTonentey& Tramontana dal Settentrione: & intendeno Lc~ 
mnte & Tonentc doue i l Sol nafce, o ftponc al tcmpo dello Equinottio. I medefmi .Aflrologt 
•pcr altri rifyetti nc fhnno otto traponcndoni quattro altri tra gliprimi: & coft glicollocorno) 
come dice Vkr. hanerfatto ^ndronico Cimflein una Torre in ̂ thene. & ipiu dili^emi inqui-
fitori diflingneno i uenli dalle dodici parti del Zodiaco, che fono i dodicifegni celefii ,/oí- o i qua-
ti i l Solé ha uirtü di leuarela natura de i uenti. £t quejia confíierationc épropria de gli ^ftro* 
h ' r i . I l quarto modo\é de i Cofinografi, & nauiganti; pero alcunine hamo futto uentiquat~ 
tro, alcunitrentadue. Ipraticatiuentidelk nauigationea igiorni noftri fono trentadue y per 
commoditadimarinarhiqualiconofcenofenfibile miitatione da trentadue punti deWOrixpnte 
ncl nauî are per un dritto . i cofmografi ne hanno fktto uentiquattro, non eífendo forfe coft au-
ucrtiti del bifogno de rnar'mari. come dirá Fitr.ilqualefe benefapeua, che da ogni parte deWO-
rixpnte foffiano i uenti, pero hapoñoquelli3cheregnanoperla maggior parte, & hahauuto 
riípettopiu preño alie qualita del uenti, che a gli uenti y la complejjione de i quali f i uamutan-
do & neltuniuerfale, & nel particolare. per quejia cagione f i potra prendere i l modo di rom
peré quelli uenti, che faramo di maggior nocumento a gli habitanti della cittd, babbinft qual 
nomeftuoglia, & uenghim da che parte poffono uenire per altri rijpetti fi pojfono acerefce~ 
reinomi, & i l numero de i uenti, i l che non ci deue perturbare, ma uediamo,come Vitru, 
compartí fe a i uenti. per che de i loro temperar; enti ne traltano i medid dijfvfamentc« 

Poftofianel mezo della cittá un piano quadroa huello, oucro íiairpianatoil luego» 
& pareggiato in modo, che'l detto qüádro non fi diíideri. pongafi poi nel mezo centro 
di eflo lo ftile di rame, che Índice, 8¿ dimoftratore dell'ombra fi chiama . &: fopra i l detto 
quadro, o piano fegniíll'ombraeftremafatta dallo ílile quafil'hora quinta auanti i l me-
riggie:5¿facciafiilfegno con un punto,dapoi rallargata lafefta al punto, che é fegno 
della lunghezza dell'ombra >&fermata nel centro facciafi ilgiro finito, dapoi fiaoíTer-
uato dopo'l mezo di l'ombra crefeente cagionata dallo ftile: & quando quella hauerá toc-
c i to i l giro gia fatto,&: hauerá pareggiato all'ombra fatta dinanzial mezo d i , l'ombra 
tatta dapoi,inqueltoccamentobifognajfareun punto, daquefti due punti con la fefta 
farailoincrocciamento,&pcr taleincrocciamento, & per lo centro di mezofi deue t i 
rare una linca, che tocchi le eftremitá del giro, accioche fi habbia la regione meridiana, 
& laSettentrionale. Fatto queílo biíbgna pigliare la feftadecima parte di tuttoil girot 
& poner il centro nelia linea meridiana, la doue tocca la circonferenza, & íi deuefegna-
re dalla deftra , & dalla íiniftra nelia detta circonferenza , & dalla parte del mezo d i , & 
dalla parte di Tramontana: dapoi da quefti quattro fegni per mezo del centro fi deue-
notirareincroccle linee,che con le loro eftremitá tocchino la circonferenza , & con 
queílo modo egü fi hauerá i l difegno dcll'ottaua parte dell'Oftro , & del Settentríone. 
Le altre parti ueramente, che fono tre dalla deftra , & tre dalla finiftra fi deono in tutta la 
circonferenza tirare eguali a quefte: in modo che le cguali diuiíioni de gli otto uenti fia-
no nelia deferittione, & compartimento difegnate. Allhora per gli anguli tra due regio-
ni deiuentiparechedrizzar fidcbbiano ledritture dellepiazze,& i cap i delle uic, per
che con tali ragioni, & compartimenvi dalle habitationi, da i borghi, & dalle contrade 
fará efcluía la molefta, & dannofa forza de i uenti. Altrimenti quando le piazze faranno 
a dritto de i uenti difegnate , ucnendo lo impeto & i l foffiare frequente dallo ampio, & 
liberofpacio del Cielo, riichiufo ncllc bocche,& nellc éntrate delle uie,& delle ftra-
de,nndrá con piu forzeuole mouimento uagando; poliche le dritture de i borghi, & del
le uicmanze deono dler riuo'te dalle regioni de i uen:i, accioche peruenendo quelli a ajf 
d l i p l t i ! CaiConate dc 1 "P1 d d l : uie> aano ™ « ¡ . * nbatuti íiano 
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LecofedettedaFitr.conloeffempio di alcune figure fono dimojlrate. nelCunafegnata l l l , 
é i l modo di ritrouare la meridiana. Ay é lo centro done f i pone lo ftile , B > & C .fono i punti 
delle orahre dello ñile, C. la ombra delta quinta hora kuwé* & b. delta quinta dapoi i l meú 
d i . D. élo incrocciamento della feñafermata fopra i punti >B. & c. deWomhra. E F éla li
nea meridiana, Lamedefmaéneüa figura IIILdouef K. é la fejia decima parte di tutto i l 
circolo y & K i . l a ottaua, come fono la h g . & la g m , & la L i . & lahn. & la no.\& la 
oK.nel mexp delle quali fono i uentij come f i uedeneüa pianta fopra pofta della citúydoue la 
Croce fegna i l leuante, P, Tonente, O Ofiro, T. Tramontana, S. Sirocco, M , Maeftro, tun 
C. Garbino,&taltro Greco .&fiuedecome imntifi rompeno ne gli anguli delli capi\del-
ie uie. Euui la figurafegnata, i,conlitrenta due ucntidenauig^ntifegnati a quefiomodo, 

+ . LcuantejSolanus. 
T. TonenteiFauonius, uel Zephirus. 
T. Tramontana. Septentrio, Apare filas. 
O. OjirojAufter, 
M . Maejiro. Caurus. 
L. Libecchioy o Garbino > Caurus, o Corus, 

Sirocco, Eurus. 
Grego, Aquilo, 
Sirocco Leuante, 
Ofiro Sírocco. Euro Aufler, 
Ofiro Garbino, Libanotus juelAufiro ajfrkus. 
Tonente Garbino. 

S. 
G. 
i . 
2. 
5-
4-
5 

• 

Tonente Maejiro, 
Maefiro Tramontana, 

7. Greco Tramontana* 
8. Greco Leuante. 
9- Tra Sirocco, & Sirocco Leuante. & cofi ua Jeguendo come dimofira la figura* 

• 
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Ma forfe qaellí% che Kaimo nomi di ucnti cohoíciuto * piendcranno mcrauiglii, 
che iohabbiadetto, che folo oteo uentifiritruouano. Ma fe auucttiranno umo il cir
cuito della térra eírere ítato da Eratoílcnc Cireneo con Mathematichc rag¡oni,& uiert-
trouato per lo corfo del Tole, & per le ombre deilo ftile cquinottiali, dalla inclinatione del 
cielo eííere di ftadi ducento & cinquanta due mila, che fono paíía 5 1 5 0 0 0 0 0 , trentauna 
fiatamillemigliaia&cinque centoiiate mil le ,&di queíte l'ottauapartceíferdaun uento 
.oceupata, che c di pafsi 3 9 3 7 5 00 .non íi doueriano merauigliare, íe in tanto grande ifpa-
cio un uento uagando col ceííare»& col ritorno fará uarie mutationi di foifurc. Et pero 
cerca l'Oílro dalla deftra, & dalla íiniftra é i l uentoietto Leuconotus j & i l uento nomina, 
to Altanus. d'intorno alio AfFrico foffia i l Libonoto, & quello, che fi chiama Su'ouefpe* 
;rus;D'intornoáFauoniofpirarArgcfl:e,8¿aCertitempileEteíie. Düilati del Cauro, 
fta i l Circio, & i l Coro. cerca i l Scttentrione, Thraíías, & Gallico. Dalla deftra, & dal
la íiniftra dello Aquiionc fofíia Borea, & Supernate . D'intorno al Solano é Carbas, & a 
certi tempi le Ornithie, Ma dallo Euro, che tiene le parti di mezo da i lati ftanno Cecias i, 
,& Vulturno. ; 

In queflo luogo Vitr. rijponde a quello, chefe.glipotrehheopfo'iiere cerca, i l nupiero de iuen*-
t i .potrebbe diré alcuno, o Vitr. tu hai mmerati folamcnteotto uenti, ma dei[apere, che ne fon§ 
molti altri conofeiuti, pero non doueui affbrmare quanto hai detto. Bjjponde Vitr. che molió be 
nepuo fiar quello, che egli ha detto del 'numero de i uentit & che anche fiano conofeiuti altnue% 
t i : Et la ragione é quefla.: Terche non é da marauigliarfi y fe uno uento iflefjo uagando grandi fji-
mojpacio, col cejfare, & col ritorno fuecia diuerfamente foffiando molte uarietá, dalle qualt fi 
prendino diuerfi nomi di uenti. Ma direbbe alcimo->&cheJpacio é coftgrande, per lo quale i l uen 
to ha da uagare i Rjfponde, queüo effer Hottauaparte di tutto ilgiro della térra, la quale é di mi* 
glia $917 . Trendendo adunqueper lo grande.[patio qualche mutatione, oueroper la oppofttio*-
ne deimonthoueroper l\tlte7^a della térra , ouero per qualche altra cagione, non ci douem® 
marauigliare fe da i lati degli otto uenti altri ne fono flati coüocati, come narra Vitr. fin'al nums 
vo di uentiquattro. Et come appareper la figura fegnata.I.dofte . 
4. Solanus . 
b. Septentrio. 
c. Fauonius, ^ 
d. xAufier, 
e* Eurus» 
f. JLffricus, 
g. Caurus, 
h. lAquilo, 
J. Carbas • 
K. Bóreas. 
L. Supernas, 
M . Gallicus. 
^ Thrafcias, 
O. Corus . 
T . Circius. 
Q.̂  Ethefia. 
J^. .Argefies, 
5. Subuefperus. 

T. Libonotus» 
V* ^Altanus, 
X. Leuconotus, 
T. Vulturnus, 
Z . Ce cías. 
>fr. Omithia, 

Dice Vitr. che Eratoflene Cireneo che fu gran-
diffimo Mathematico , rilroub con uie , & modi 
ragioneuoli tutto ilgiro, & circuito della térra i 
effere ftadi ducento cinquanta due mila , che Jo-
no miglia trentaun mila, (¿r cinquecento, perche 
otto ftadi fiinno un miglio->et fonopafja 3 1 5 0 0 0 0 0 . 

perche miüe paffi fanno m miglio, & ilpaffo é di chiquepiedi. L'ottaua par 
te di tutto i l circuito t di miglia 1917. chefóno paffa 3 9 3 7 5 0 0 . £ í quejh 
é lo fpatio grande, che Vitr. dice, nel quale per diuerfe cagionift piiofar mu 
tatione de i uenti. Ma in che tnodoper lo corfo del fole, &per, l'ombre dello 
ftile equinottiale Eratoflene ritrouaffe con ragioni mathematiche dalla inclina 
tione del cielo i l circuito della térra , f i dichiara dal Maurolico nelía fuá cof-
mografia t in queflo modo. Eratoflene. prefe due luoghiin Egitto lAlelfan-
driai& Siene, i quali due luoghifono quafi fotto unilieffo meridiano, & dallo 
fpatiOiche é tra un luogo & l'altro-,eglitraffe tutta la circonferen^a della ter~ 
ra.Drix^o adunque lo ¡likyche Gnomone fi chiamaiin AÍeffandria, & nel me 
"Zo di appunto quando i l fole é nel principio di Cancro confideraua due raggifó 
lariunoyche cadena fopra Siene apiombo,perche Siene éfotto i l trópico delCan 

cro;l'altroyche cadena fopra la punta dello fiile drligato in Meffandria3&gettaua íombra uerfb 
Settentrione, percioche Mcffandria édi qua dal Trópico detto :&per ragione dello fiile alfom
bra trono per uia Geométrica, che lo ángulo cmiprefo fotto lo fiile fotto'l raggio folare, era 
' ,¿ I t 



l a cinqMnteftma parte di quattro ¿ngitli dritti; & pero ejjendo qucjlo ángulo eguale ¿ q1leUo, 
che nel centro della térra fa i l raggio > che difcendeper Siene, infierne colgnomone, o jiile ijéfcf 
fandria imaginato continuare fin'al centro deüa térra, imoeroche ejjendo i raggi quafi paralleli, 
glianguli erano corrijpondenti & [ m i l i , era necesario, che quello ¡patio^ di circonfercn^a > che 
era da Siene adMeflandriafufíela cinqmntefima parte del tutto t & pero mifurando quellapar 
te con gran diligenxa»& ritrouandola efjere di cinquemila fiadi, feguita,che tutta la circonferen 
%a fia di z 5 0000 ftadi, che fono miglia trentam mila ducento & citiquanta. & cofi egli fipo-
trehbe acconckre & Vitrmio & Vlinio . & fe é dinerfitd t r a gli autoritpenfo , che que-
fto uegna dalla diuerfita delie mifure. La figura deüa dimoflratione diEratofiene éfegnata. + 
a Mejfandria. Sonó ancora piu nomi,& fiatidi uchti prefi 
b, Siene. da i luoghi di douc fpirano, oucro da i fiumi, o 
a. d , Loflile, dalle procelle, che fanno, uenendo da i mentí , 
c. Ilcentro. oltra di quefto fono le aure mattutine, che fpira-
f b c . & e d g , iraggiddfole, no quando il fole fi licuada térra: perche il folc 
adg .&acb. gl i angulifimili, girando percuote l'humore dello aere , & nello 
akarfi con impeto fcacciando tragge i fiad dello aere con lo fpirito, che uiene auanti la lu
ce, i quali fiati fe leuato il fole reftan6> fi raunano con le parti del uento Euro; & percio Eu 
10 dalle aure, delie quali egli fi genera, da Greci é nominato, & i l Dimane ílmilmentc per 
le aure mattutine Aurion da i medcíimi, é detto. 

lAura épiupreflo jpirito, che uento, &édetta dallo aere, perche lieue, & dolce é i l moni-
mentó dello aérela onde i poeti dicono, che le aure con lieuipiume tracorreno lo aere . 

Sonó chi niegano Eratoílene hauere potuto drittamente miíurarc lo fpatio del mondo: 
ma fia la miíura fuá uera , o non uera,non puo la noftra fcrittura, non hauere la uera 
determinatione deile parti, dalle quali nafceno i uenti.ilche fe cofie, poco mancheta, 
che ciafcun uento non habbia la certa ragione della fuá mifura: ma poco^piu, o poco mc-
jio impeto. 

IŜ on mole contendere Fitr.fe Eratofiene shahhiaportato hene, nel mifurare i l mondo, per-
cioche queflogli importa poco, né egli umle ufeire de 1 termini dello ^írchitetto . népuo uariare 
la ragione ditromre i uenti la duhieta delie mifitre deüa térra: per ciochc fe bene la mifura é in~ 
ce)'ta, fonoperb certiiuenti,&uengonodacerte<&' detei-minate parti del ciclo:pero fe altri 
hannofeemato , oucro accrefeiuto i l numero degli ftadi diEratofiene, quejlo fa poco.al prefente 
negotio . némeno deuecurare Fitr.feuno uento fiapiu impetuofo dcll'altrod.nofiripcr la eleua-
tione del polo caminando per uno meridiano, col quadrante hanno trouato, che ad uno grado di 
i 60. che diuideno il detto meridiano,rijpondeno in térra miglia fefanta Italiani3dal che fi puofar 
contó quanto la térra uadi girando. Fitr.piu chiaramente efpone la figura detta di fopray& dice» 

Ma perche quefte cofe da noi breuemente cfporte fono, mi é parfo neUultimo del libro 
porre due figure dette da Greci fchemata, una, che dimoftri d'onde uengono certi gli im-
pen de i uentij-Taltra con che maniera le loro forze con diuerfe dritture di borghijífe di 
piazze fi poífa fchifare i noiofi fiati de i uenti. Sia adunque in piano eguale il centro douc 
elaietteraA.laeftrcmicádeirombrafatta dallo ftile inanzial mezo di doueelalctterab. 
dal centro A. alfombra b. allargata la fefta fi faccia la linea circolare, & ripofto lo IHlc do 
ue era pnma,afpettifi tanto, che l'ombra fi fminuifea, 6¿ faccia di nuouo crcfccndo I'ora-
bre dopo il mezo di eguale alfombra fatta inanzi, & tocchi la linea circolare douc fi fecnc 
ra con la lettera. c. allhora dal fegno B. al fegno c. con la íefta fi defcriuci á in croce, doue 
e la lettera . d. dapoi per quelio incrocciamento, doue é la lettera d. & per lo centro. A.fia 
tirata una linca alia eftrenia circonferenza, a i capi della quale íaranno le lettere e. F. QuOf 
lía linea íara dimoítratrice della parce meridiana, & della pai te Settentrionale . dapoi egli 
h deue pighare la feíhdecmia parte della linca circolare, & porre il centro ddla feíta nelía 
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linca meridiana , clie tocca la circonfcienza done e la lcttcra. c. Et fegnare dalla dcílra , & 
dallafiniftra, doucfono lelcttere. g. h. &: poi nellaparte Scttcntrionalc, fi deuc poncrc i l 
centro douc é la lettera F. & fegnare dalla dcílra, & dalla íiniíh'a,doue fono 1c lettere I . K. 
&dalg. al K . & dal h. alio L. li deono tirare 1c lince per lo centro, & cofrcjucllo ípacio, 
che fará ncl g. & Kfii Tara lo fpatio deruento Oftro , & della parte meridiana : & qucllo fpa 
t io , che (ara tra'l l . & K- lara lo fpatio del Settentrione. Le altre parti, che fono tre dalla 
deftra,&tredalla iiníftrajeíícr deonoeguaimente partite. quelle deiroriente faranno ,, 
douefono le lettere i . & m.&quclledel Ponente, doue fono le lettere n .& o. dapoi dallo 
m.aU'o. &dal .a ln . incroceí i tireranno le lince : & in quefto modo partiti faranno gli 
fpatij, de gli otto uenti, in tutto i ! giro difegnato . le quali cofe, quando faranno in que-
fta maniera deferitte in ciafeuno de gli anguli della figura d'otto faccie, fe cominciaremo 
dal mezo d i : T ra loEuro ,& rOftro,fará la lettera . g. tra l'Oftro , & l'AíFrico la h* 
traU'Affrico , & Fauonio . n. tra Fauonio, & Cauro. o. tra Cauro, & Settentrione K. tra 
Settentrione,& Aquilone I.tra Aquilone,& Solano. L . tra Solanoj& Euro. ra. Et difpofte 
in tal modo le predette cofe, pongafi lo ftile, o gnomone tra gli anguli della figura d'ot
to faccie,& in queña maniera drizzate fiano le piazzc,& le otto diuiíioni de i capí delle uie . 

Le figure 111. & l i l i . difopra, dimcflrauo, quanto ha detto Vitrmio, benche le lettere fiano 
trappofie. ti reflante éfacile. T?arera jorfe ad alcuno, che i l trattaredellefortificationifia cofa-
da effer tenuta fecreta, come che aprincipi, & a Republiche folameme dehbia ejjer manifefta • 
OltracheiohouditOjche alemi fi dolgono che palcftndofi i l modo del fortificare) egli fi uie-
ne a gionare a molte genti fuori dyItalia , alie quali par loro , che fi debbiano tena-e le 
mam ftrette ncllo infegnare . quefii io non rijpondo , perche da Je flejji uanno a 
bajjo , come quelü ? che ejfendo huomini , uogliono mancare deWufficio deÚa humani-
ta y & poi fono ingrati , perche haueyido imparato molte cofe belle , dalle genti di di-' 
uerfi paefi , non uogliono ufare quefta gratitudine di ricompenfarle ne i bifogni della falu-
te loro : oltra che non fanno gli inuidiofi , che gli ejfempi delle fortexge d'Italia pof-
fono ammaeftrare ogni buo.io intelletto fenya altra fcrittura . quelli, che lodano la fe~ 
cretex^a direi , che qucllo y che appartiene aüa falute de gli huomini y non fi deue te
ner fecreto , & fe pare a molti cofa grande la inuentione delle machine horribili > che 
a ¡irage del genere humano , fono ftate ritrouate, & che i l truouame di nuouo fia mcraui-
gliofo y & la fatica, industria di fare quelü tormenti, non fia fuggita da molti: quanta 
pin cidouemo ajfaticare per la conferuatione: & fe le o fefe fono cofipubliche y come potrea 
moy o doueremo effer pigri a far palefi, & manifefie le difefe ? Ma in fomma io dirb a tutti i 
riprenditori deüe cofe, quefie poche parole, le quali fiano detteper una fiata ; che i l giudica-
re é operatione di una eccellentijjima uirtú, & come che difficil cofty &pericolofa fia ad ognu-
no y a coloro niaffimamente é dura, &pericolofa, / quali o non intendeno, o uengono con pro 
ponmento di biafimare pin prejio, che di giudicare : & guardando con gli occhi aperti ai 
poco di male, fono ciechial moho di bene che neüs opere di altri fi tmoua . Queña forte di 
gente ( benche pare tra la moltitudine ejfsr qualche cofa) perche ilriprendere ha in fe una?no-
ftra deccellenxa, & cCauantaggio: mentedirneno la uerita col tempó fcuopre i l difetto dello ani 
mo y & le opere loro ilmancatnento della fcienxa , & della bmna uolonta. ^Ua peruerfitadi 
quefli ¿ fottopoftoognuno>y che fuol fare y o daré alcuna cofa in publico y quantunque l'hab-
bia?io data y o fatta con buona intentione . pero io flimo che molti prender amo rmggiore 
occafione di biafimare quello , che io con'ottimo penfamento hopropofio di publicare rimte 
roche iltrattamento dyun .Arte folaé fottopofia al peruerfo giudicio di quelli, che in quel-
Tarte uogliono ejfer tenutiy o fiflimano, ouerofonoperiti, & intendenti: ma i l trattare di quel 
la cognitioney che abbraccia molte y & diuerfe feien^e, & ¿írti ,non puo fuggtre i l biafi-
modimoWh&diuerfiperitii^rartcfici inuidiofi, áe i quali fe inalcun lempo fe ri¿ trouato 
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¿hcndanta a i di noflri certamente nefano mfmth & forfequcflo adinkneaperche quan^ 
io manca loro la ifyerien^a, la induflria, la dottrina, ¿ - lo effempio de i buotii, tanto fo-
prabonda, l'arrogan^a, tauaritia, & l a ignorando, loro. lo di quefli poco mi cnrereiyqnan 
do io conofceffi, che non gli fujftpreflato orecchia :percioche né di danno , nédi ucrgogna 
farebbono achi sajfattca. Ma perche la cofa procede altrimcnti > & ttolenticri fi afiolta , 
chidicemale3&igxflide glihKo?nmi per lo pm fono guajii, ¿o eforto ognuno , che fi piglia 
qualche bella imprefa per giouar altrui, che non perdonim a fatica, per fare tali opere, che 
da fe fi difendino: & cheprendeudo feco la difefa dalla nerita con l'aiuto del tc?npo poffino. 
fonuincere di maluagita, & perfidia chifi opponejje al uero. Q^eflo confíglio io mi fono sfor 
•Zato di prendere neüo interpretare , & ejporiereiprcfentiuolumi deir^rchitei tnra, & fe be-
ne le mié debili for^e non hamo pomo tanto y che l'opera fia riitfcita a qmlla perfettione, 
che ella pó(fi mantener fi da fe.:mentedmem iopojfo affermare con uerita, che né maggior di-
ligen^a, né piu induftria, né miglior uolontd hopotttto porui di quello, che ho poflo . Io ho cer 
tato Amparare da ognuno y ad ognuno, che mi ha giouato reflo dchitore if in finite grat ic: & 
corhe dijpenfatore de i beni ricemti da altri mi rendo . Io hogiudicato maggicr uergogna i l non 
tíoler imparare i che danno i l non fapere : ho fuggito la pompa di citare a nome gli auttori}, 
de i quali mi fono feruito in queítafaticefa imprefa>&ho cercato non tampie^xa dclk lingua, 
o la copia deüe parole y ma la elettione y & la chiarexga delle cofe ..piu uolte io ho di-., 
fiderato & cercato di communicare le fatichc mié con alcuni , prima che uenijfero in lu-
ce y&incommuneinucjligarelaueritá. accioche quello y che non puo jare Hnfoloyfattofiffje 
damolti .maqueflo yper alema cagioney che io bene non intendo-y non mi é uenuto f a t t o , 
ne i difegni delle figure importanti. io ho ufato Copere di M . ¿Andrea Talladio Vicentino 
^írchitetto y ilquale ha con incredibile profitto tra quanti io ho conofeiuto diu'fla, & per famay 
pergiudicio dlmominieccellentiy acquiftato gran nome si ne i fottiliffmi y &'uaghi difegni 
delle piante y de glial-^ati, & de i profili y co?ne nello efeguire, fare molti & fuperbi edifi-
cij > si neüapatria fuá y come altroue & publiciy & priuatiy che contendono con gli antichiy 
danno lime amoderniy & daranna merauiglia a quelli che uerranno. Et quanto appartiene 
ñVitr .I artificio de i Theatriy de i Tempíj y delle Bafiüchey& diq^elle cofey che hamo piu bel-
le y & p i i i fecrete ragioni di comparúmenti y tune fono ñ a t e da quello , con pro'nte^a d'ani 
moy & di mano efplicatc y feco configliate , come quello che di tuna Italia ha fcielto le 
piu belle maniere de gli antichiy & mifurate tune Impere y che fi trouano . l\lelrcftante del 
la faticamiailbmnmkrepuo coprirey o fcufirequalche difcttOy& inuitare amoreuolmcn-
te aüa correttioue emile chmnquefujfe difiderofo digiouare y come fon io : ilche atiendo con 
queldifiderioyche.io ho hauuto femprc difar bene. MaaJJai hahbiamo íiagato:perb é tem-
podiritornareaVitruuioy&di credere che lo infegnare iímodo del fortificare é coja difficil-
limarifpetto allanuGuainuentionedelleojfefey dalk quali come jpelfo detto haltemo , dipende la 
difefa :&pero é degnacofa trarneiprecemunme^faUyinmrtude iquali.Thuo?no pm fempre 
ftírouarenuouü forma-di difefa, . 

Della ekttione de i luóghi all'ufo commme dellaCit-
td. Cap, ¡S11. 

• . • ' • • • • •• 

I v i s i i capí delle me v&defcritte 1c piaste, egÚ íídene flir manifeftak 
elettione de i piani al commodo, & airuío commune dclla Chtá per li fasfc 
7ernpi,perloForo, & pergli aitri luoghi communi. Sclc mura íaranno. 
prclloilmare; clcggcrfideucilpiano, done fulcuc taieü Fp o uicino al 

porto . le a C u u h ú fra terra , ncl mezo. M.i per li íaai i anpij di quelli Dei, 
iiella 
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nella tutela de i quali fpccialmáite c pofta la térra , & aCíoué , &: a Giunonc , & 
a Minerua fi danno ipianiin luoghi altifsimi, di done íi jpoííaunitamenteuederc gran 
difsima parte della citta . Ma a Mercurio nel Foro,ouero,come anche adinde,&a 
Serapi, nel fondaco j o mercato. Ad Apolline & al padre Bacco , preíTo al Thcatro. 
Ad Hercole uicino al Circo, in que luoghi doue non faranno Gimnaíi, o Anfitheatri. A 
Marte fuori della Cíttá, & al campo. & a Venere al porto. & quefto é ñato ordinato da 
gli atirífpki Etrufchijcioé, che a Venere, a Vulcano , & a Marte fianofatti itempij 
fuori dclle mura: accioche i piaceri di Venere non prendino piede nella cittá appreflb la 
gioucntü,&: le madri di famigliai & che.dallaforzadi Vulcanotrattafuori della cittá 
conreligione,Sífacrificij,gli edificiparinoefl'erdal timoredegliincendij liberati. Ma 
la'diuinitá di Marte eííendo fuori della térra confecrata , non íará la difl'eníione, che 
uiene aü'armetrali cittadini, macón quella difefa 4a i nimici conferuerá quella da i 
pericoli delle battaglie. Símilmente a Cercre íi faranno i tempij fuori della cittá, in 
luoghi j doue non ü uada, fe non per necefsitá, douendoíi con religione,& confanti 
coílumi quefto luogo conftantemente guardare. Al reftantede gli altridei,bifogna 
ritrouar i luoghi da fabricare , che íiano conuenienti guardando fempre alie maniere 
de i facrificij. 

Tratta Vitruuio in queflo capo, quanto appartiene alia miuerfal dijpofitione, dijirihutione% 
& decoro de i luoghi , confiderando i l compartimento de i piani aWnfo commune. Compar
timento in quefto luogo io chiamo ma ragioneuole diuiftone del piano accompagnata dal deco
ro y dalla fufficien'za deüe parti , & daüa rifyondenxa delle cofe: fi che a grandi foggetti, 
grandi edijicij ft facciano, &de i grandi edificij grandi fiano i memhri¡perche la Citta ¿ 
come una grandifjima cafa y come fi puo diré, che la cafa fia una picciola citta, l l fauio^ír 
chitetto deue donare alema cofa alia ufanea de i paefi , non pero deue cgli errare, né ab-
handonare la ragione:ma non lafeiare la ufanea > & tener fi alia fcienig; altrimenti la cat 
tina ufanea non é altro, che la uecchiex^a del uitio : dal quale animofamente Vhuomo fi 
deuedifeoflarey <¿rdarbuono efiempio a ifucceffbri. Laragione adunque del Foro é che fia 
pojio preffo al porto, fe la citta é uicina al mare: ouero nel mexo della citta, fe ella é fia 
ierra: i l Foro é luogo, doue fi uendeno le cofe, & doue fi tiene ragione, é commodo aforefiie 
riy&mercanti ycheuengonodipartilontaneeffendo uicino al porto y quando la cíttá é prof* 
fimaal mare :ma nel mexo della cittá é commodo y perche i l mcio é propinquo a tutte lepar 
U y & prefio prouede a i bifogniy & pero Vitruuio ha detto. In medio oppido. perche oppi-
dum é detto dal daré aiuto, che in latino fi dice daré opem ; ouero perche iui fi portano le 
ricchezgey cheyopesy fichiamano. l l reflo é facile, 

Madcl modo del fabricare i tempij , & delle mifure , & íimmetrie di quelle, nel ter 
ZOy 8c nd quarto libro ne renderó le ragioni: perciochemi é piacciuto determinare 
prima della copia della materia, che íi deue nelle fabríche preparare : & efponere la 
Forza & ufo di quella, &: poi trattare delle mifure de gli ediíicij, & gli ordini, & le manie
re partitamente di tutte le fitnmetrie,&inciafcuno de i feguenti libri efplicare. 

Et ragioneuolmente prima tratta della materia y & poi della forma ¡perche prima poco c 
da diré della materia y come cofa che la natura ci porta , & molto della forma : & é giufio 
sbrigarfene prefio. Dapoi perche un ijhjfa materia femé a diuefe forme , & maniere. & f i -
mileufan%a tiene M j t o t i k , percommoditá della dotrina, ne i libri de i principij\naturalL 

Fine del Trimo Libro, 
I I L 
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I L S E C O N D O L I B R O 
D E L L A R C H I T E T T V R A 

D I M . V I T R V V I O . 

Troemio. 

I N O C R A T E Arcliitetto confidatoíí ne i fuoi penfieri,&:nclla fua fo« 
lertia,eflendo Alefíandro íignore del mondo, fi parti di Maccdonia per 
andaré alio eíTercitOjdifiderofo d'eíTere dalla macfta regia commendato. 
Coftuí partendoíl dalla patria,da i parenti^ da gli amici,ottenne lettere 
di fauore drizzatc a i principali, & potenti della corte, accioche per rae 
zo loro fufle piu fácilmente introdotto. EíTendo adunque benigna

mente da quelii raccolto, chiefe loro, che quanto prima lo conduceííero ad Aleííandro. 
QueglihauendoIipromeíTo ,eranoaIquantotardi,arpettando i l tempo commodo, D i -
nocrate penfando eíTere sbefFato da quelii, a fe ftefíb per aiuto ricorfe. Era egli di gran
de ftatu ra, di gratiofo afpetto, & di fomma dignitá, & bellezza. fidatofi adunque di 
quefte doti di natura, nell'albergo fuo depofe le uefti,& di ogtio tutto'l corpo fi unfe, & 
ficopri hfmiftrafpalla dipelle di Leone, coronato di fronde di poppio, & tenerido 
nelladeftralaclaua, fc ne andouerfoil tribunaledel Re, che tencua ragione. Hauen 
do la nouitá del fatto riuolto a dietro giá tutto i l popólo j Aleflandro lo uidde, & mera 
uigliandoíicommandó, che gli fuíTe dato luogo, accioche egliíl faceííe innanzi, & di 
mandollo, chi fuíTe. Eglidifle. lo fonDinocrate Architettodi Macedonia ,che a te 
porto peníieri, & forme degne della tua chiarezza: percioche io ho formato i l monte 
Athoin figurad'unaftatuauirile,nellacuifiniftra io ho difegnato le mura d'una gran-
difsimacittáj&nelladeftraunuaro, che habbiaa raccogliere l'acqua di tutti i fiumi, 
che fono in quel monte j accioche da quel uafo íi fpandeíTero nel mare. Diiettatoíi 
Aleífandro della ragione deila forma, fubito dimando fe d'intorno ui fuíferó campi, che 
poteífero prouedere di grano al bifogno di quella cittá. Hauendo ritrouato , che non 
u'eraaltra uia, che quellad'oltra mare; Diííe. Io con attentione guardo al componi-
mento di coíi bella forma, Se di eífa mi dtletto: ma io confidero , che fe alcuno uorrá an 
daré in quel luogo ad habitare, non fiabiafimato per poco giudicio. perche fi come 
i l fanciullo giá nafciuto, non fi puo fenza il latte della nutrice alleuare, né crefeere; co 
fila cittá fenza poífefsioni, o frutt i , cheuifiano portati nonpuo foílentarfi, né mantc-
nerfi crefeendo fenza copia di uettouaglia , né eííer frequentata, né fi puo i l populo fen« 
zaabondanza di uiuere conferuare . per i l che(fi come io (limo) che fi bel diíe^no me 
ritalode,coíigiudico douereeííerebiafimatoil luogo. Mabenuoglio, chetifíliame 
co: percioche lointendo di ufar Topera tua. Dall'hora in poi Dinocrate nonfi feofto 
mai dal Re: & in Egitto lo feguito. Hauendo iui ueduto Aleífandro il porto per natura 
ficiiro:lo egregio mercato, i campi d'intorno airEgittoabondanti di grano, & le mol 
^ ^ ^ d » ^ del gran fiume del Nilo;commando, che iui dal fuo nome Aleífandria fi 
fabncafle. Et per qycfto Dinocrate dalla bellezza, & gratia del fuo afpetto, & gran 
dezza del corpo, a quella nobiltá , & chiarezza peru^nne . Maameolmperatorelana 
tura non ha dato la grandezza della perfona, & la etá mi ha deformara la faccia, la infer. 
mitaleuatole forze; la done eflendo io di tali preíidij abbandonato ,fpci-o per mezo del 
la Icienza, & de gli feritti a qualche grado di commendatione, & gloria peruenire. Ha

uendo 
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uendoadunque ío nel primo libro fcritto deirufficio ddlo Archítetto, & de i termini 
della Architettura,&appreírodcllcmura,&delle diuiílonidei piani> che fono dentio 
lemura j&rcguitandol'ordinc de i facriTempij , & d e i publici edificij, & anche de i 
priuati, con quai mifure, & proportioni fi deono fare: lo non ho penfato di porre quefte 
cofe prima,che io ragionafsi della copia della materia, dclla quale fi fanno le fabriche, & 
con c he iagionej& che forzaellahabbia neiruío,& con cheprincipij la natura dclle cofe 
fia comporta. Ma prima che io dia principio ad cfpiicare le cofe naturali j io ragionero 
delle raqioni del fabricare douc hanno hauuto origine , & come per inuentione crcfciu-
te fono partitamentediro, Si feguitando efponero gli ingrefsi dell'antica natura, & di 
quelli , che con gli fcritti rególe dcdicoronoil principio del confortio humano , fr
íe belle, & fondate inuentioni, & pero, come da quelh io fon ammaeftrato, dimoílreró. 

Tratta Vitr. nel fecondo libro della materia neceffaria al fabricare, come fi [delga, & co
no fea y & ci dimoflra i l modo di metterla infierne,propone artificiofame?ite i l proemio, percio-
che hauendo nel primo libro ragionato ne i quattro ultimi capi di malte cofe pertinenti alia elel-
tionedei luoghi per fabricar la cittá ; & hauendo trattato delle muraglie , & difefe > del com
partimento de ipiani, siper ifchifare i uenti dannofi, come per dijiribuire ogni luogo congra-
tia, decoro: & uolendoci daré un fegnalato precetto 3 o conferuarlo nella noflra memoria, 
( benche pare} chelodicaadaltro fine ) cidimofira connotabile ejfempio y che fopra tutte le 
cofe douemo confiderare di fabricar in luogo, che ci dia da uiuere, & fopplijca alie necejjita de 
i Cittadini. perche nimofimouerebbe per habitare in luogo y douefi morijfe di fume, come fi 
uede per lo contrario y che per l'abondanxa delle cofe i luoghi fono frequentati, Leggefi nel l i 
bro delle cofe merauigliofe del mondo aferitto ad lArifiotele y che imercanti Cartaginefi y nauí-
gandofuoridellofiretto'permoltegiornateritrouorónoun'Ifola non piu per lo adietro feopertay 
cheerafolodafierehabitataymapienadialberidi merauigliofagrandeiga, & di grandiljimi 
fiumiyfertiky & abondante d i ció che puo nafcerey lontana moho dalla térra deW.Africa, 
Quiui trouandofi aere temperatiffimoy & per if^erienxa copia ditutti i frutti della terray comin-
ciauano le gente di abbandonare lapropria cittdy & andaré ad habitar quei luoghi. per laqual 
cofa i Cartaginefi furono conftrettiafhreuno edittO y che fotto pena capitale nimio piu naui-
gaffeper quclle parti y che forfe erano queüe y che a giorni noflri fono fiate\fcoperte uerfo To-
nente. Et pero uedendo Vitr. la importando, del uiuere, ha uoluto di nuouofurci auuertitiynel 
proemio y come in luogo notabiley& che prima uegni nella confideratione deilettori. \ Dino-
crate .árchitetto. | Leggefiy Chirocrate, cofi appreffo Strabone, come appreffo Eliano. Mct 
itefiidiVitr.hanno yDinocrateydelquale nefh mentione Xenofonte y í'io non tningamo. 
I Tenfamentiy&neüafuafolertiayl Ha detto Vitru. nel fecondo Capo del primo libro, che 
le idee delladij^ofitione ynafceno dapenfamento y & da inuentione: pero qui dimoftra Dinocra-
te hauere hauuto. Difpofitione come anche di fotto mofira lo iflejfoyquando dice ad Meffandró, 
l o fono Dinocrate Architetto di Macedonia, ilquale a te porto pcnfierí, & forme degne 
della tuachiarezza. perchedicendoy {Tenfieriy&formel mol diré Fabrica , & difeorfoy 
la cofa fig-nificata, & quella chefignifica; l'opera, & la ragione: dalle quali cofe nafce la j l r -
chitettura. | lo ho formato i l Monte Mho informa di fiatua uiriky \ uoleua Dinocrate rap-
-prefentare la figura di^lejfandro ( comefilegg$)& dalla defira cañare uno capaciffimo alueo 
danceuer tutte le acque delmonte Mho altiffimo traía Macedonia y & la Thracia: & nella 
finiflraueleua fabricare una cittd capace di dieci mila huomini. Eella y & fottile inuentioney 
fe cofi eghhaueffe confiderato di dar da uiuere a l ia f u á cittdy coms egli le haueua prouiflo del 
tere delle acque. Verodinuouo dico y che bifognafhre le cittd .in luoghi commodiy & oppor-
tuni. & di quefla lode memamente deue effer commendata la cittd di Finetia, aüa quale rifhon-
denotanti fiumiytante éntrate y&tante commoditdy che pare che tutto i l mondo fia oblhato 
*notmlai&adornarla :&fipuo diré, che fi come lanotrice del fknciullo prende i l ciboal-

l 2. trouey 
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troucdella foftanTg. del quale eüa nefa poi i l lattc da nodrirlo, cofi yinetia riceua da ogni parte 
i l fno nutrimento perfoj ientare i lref lodel lo flato ftw . &muero pare i che la'natura s'habbia 
ri jerMatia lcMniluoghi iche per rarllflmi accidentipojfonoreft dishabitati; &qm ' .flo per la 
commodita del f i t a , come I\oma,Conflantinopolh Tariggh&molti altri luoghi, che fempre fono 
ftati celebratij &freqnentatij)er le fopra dette ragioni, 

Ttella uita de gli mtichihuomini > & de i frincipij 
del uiuer humano , & delle cafê  et acere-

feimenti di fuelle. Cap. L 

L i huominiperanticaufanza comefierc nellerelue, &:nelIerpiIonchc, ̂  tra 
libofchinafceuano,&di agrefte cibo pafcendofi menauanola lor uita.in 
quel tanto da i uenti, & dalíe fortune furono gli fpefsi alberi agitati, & comr 
mofsi, &ftropicciandofi iníiemeirami, mandoronofuoriilfuoco, perche 

i uicinidal a granfiammasbigottitiífi miferoinfuga. ceffata la fiamma, & hor quefto 
hor quello auuicinandofi al fuocoj é ritrouandolo eíler di moka commoditá a i corpi^ag-
giugnendolilcgna mentre che mancaua, & conferuandolo, gli conduceuano de gli altií> 
&accennandoíifra lorodimoftrauanolautilitájchcdi ció ne ueniua.in quel concorfo 
d'huomini eíTendo le uoci diuerfamente dallo fpirito fuori mándate, per la quottidiana 
conuerfationefecero, come lor fattoueniua, i uocaboli delle cofe. Dapoi íignificando-
je piu rpeflb, & in ufo ponendole, per quello auuenimeuto cominciorono a parlare, & a 
quel modo tra loro fabricorono i ragionamenti. Eífendo adunque per la inuentione del 
fuocoda prima uenutoilconuerrare,& i l uiuere infierne,&conuenendo molti in uno 
ittefíbluogo ,hauendo anche dalla natura, che non chinad, come gli altri animalijma 
áritti caminaííero, & la magnificenza del mondo, & delle ílelle riguardafTero; & trattan-
<io (come piaceua loro) con le dita fácilmente ogni cofa,alcuni di quella moltitudinc 
cominciorono a fare i coperti di fronde, altri a cauar le fpilonche di fotto a monti; & altrí 
imitando i nidi delle rondini edificauano di loto , & di uirgulti per fare luoghi da ridurfi 
alcoperto. AllhoramokioíTeruando i coperti fatti da gli altri , & aggiugnendo a loro 
.peníieri cofe nuoue, faceuano di giorno in giorno piu bella maniera di cafe. Et eííendo 
gli huomini di natura docile , & che fácilmente imitar poteua ,glorIandofi ogni giorno 
piu dellepropricinuenticni,altriadaltri dimoftrauano glicffetti de gli ed¡ficij,& coíi 
per le eoncorrenze ejercitando gli ingegni, alia giornata fi faceuano piu giudiciofi. & 
& prima álzate le forcelle, &trapoíUiuirgulticonlototeíreuanoi parcti, altri i ccfpu-
gli poi, & le zoppe di loto afciugando faceuano i pareti commettendogli con legnami , & 
per ifchifare le pioggie, le g randini, & i caldi le copriuano di canne, & di frondi. Dapoi 
perche i tetti per letempefte deluernonon potcuano reggere alie pioggie,facendo i 
colmij&fopraponendouiil loto col fare \ tetti pendenti conduceuano'le grondi,& i 
cadimenti deiracque. 

Fin qui Vitr. ha narrato artijicwfamente apoco apoco per ordine i l principio <kl f a b r i c a r e , 
i l mexoi&ilfmcquanto potembaflarealia humana neceffitd;dico artificiofamente, & per 
ordine, perche prima h a detto l a cagione, che coníinnfe gil huomini a fiare wjiemeyche fu i l co-
mfcere l'utditáy che da l fuoco procedeuaiil cafo dmoftró tutilita. Qutfia confirinfcgli huo
mini ad umrfí. dalla unione nacque la fauella, nacque la cognitione delpoterji operare con le ma-
n i y & l operaréydalche nacquelaconcorrenTy di a u a H 7 ¿ r hm í a l t r o nella inuentione de g l i 
eiiificij. Onde a poco a poco uemie lo artifició > mito ( come dkenmo nelprlrm libro nel proe

mio) 
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mío ) dalla ijpericnxfi»fondata nella natura dellecofe. Maperche alcunopotrebbcnegarCiChe 
tale fia (iato lo vigrcjj'o deWantica mtura; fíjjponde y i t r . & dice, 

Ma che queíte cofe da que principij, che tlctto hauemo, fumo ftate ordinatc, ín que-
fto modo íi puo conofeerc. percioche fin al di d'hoggi dalle nationi efterne íl fauno gli 
edificij, comeiu Francia, in Hifpagna, tu Luíitaniajín Aquitania, di quefte cofejComedi 
tauole di rouere, ouero con pagücSi ftrame. AppreíTo la natione de Cokhi nel Ponto 
per l'abondanza delle feluefi fauno gli edificij con alberiperpetui iípianati dalla defl:ra,5¿ 
dalla finiftra poíli in térra lafciatoui tía quelli tanto fpaciojquanto rtcerca la lunghezza de 
gli alberi, ma di fopra nelle cftreme partí di quelli pongono altri trauerfi, i quali d'intor-. 
no chiudenolo fpacio dell'habitatione, & allhora dapoi le foprapofte traui dalle quat» 
tro parti legando, & ftrignendo gli anguli, & in queftamanicra facendo i pareti d'albcrf, 
apiomhodiquelledifottOjinalzanoleTorrij&quellifpacij , che per la groííezza della 
materia fono tralafciatijOtturano con loto, &rcheggie,& anche ritagliando i tet t i dalle 
cantónate tramezano conlcgni trauerfati di grado in grado, raftremandogíi; & in quefto 
modo,al mezo deilequattro parti leuanolepiramidi,lequali) &di f rond i j& di loto CQv 
prendo alFufanza de barban fanno i colmi teftuginati. 

Tare aVitr.grande argomento aprouare l'origine delle fkbricbe la u f i n ^ dellegentiefler-. 
ne. & in uero é ragioneuole, che doue non épéruenuta l a belle^^a, ¿r* lagrandeTga deWarte,fi 
ueda i l modo naturale, & f i ritegna quello ycheé flato dalla natura, a i prinü hmmini dimo-
ñrato , perche eglifipuo diré, che ogni arte habbia la fita pneritia, la f u á adolefeentia, i l fior 
della eta, & la maturita; come Vjírchitettura^che ne iprimi fecolt hebbeifuoi fgroffamenti* 
crebhe in A f ia , ottenne m Grecia i l fuo uigore > & finalmente in Italia confegui perfetta^ ma
tura digniiá. Da principio adunqueé ragioneuole di credere }che ella hauejfe quella origine* 
che l a necejjitd di'moftró primieramente alíhumanagenerañone»comefi h a a di noflm effere neU 
rifóla Spagnola, & nelle partí del mondo feoperte da i modevni, che le flanee le habita-
ticnifono jutte di alber'h tcffuti di canney coperti dipaglie, ma di modo, che egíifi h a in confide-
ratione l a dignitd deglihabitanti > dandofi piugrandi ZTpm belle>&piu commode habitationix 
a quelli, che fia quellegenti ottengono grado maggiore. Queflo fi dice > che i noftri hanno ri^ 
trouatonel fopra den o modo . Mapoi che piu pentegenti > ^rpiu ingeniofe hanno cominciato 
apraticare in que lnoghi, piu bella, & p i u artificiofa maní era -úi fabricare é ñata introdotta.. 
Lauorando i legnami, <¿r facendogli molti ornamenti, che non haueuano prima > & cofi digior-
no ingiorno aumenterannogli artificij, & le inuentioni delle cofe, domefticando i l pajefeper l ' h u -
mana conuerfatione. Buono adunque é Targomento di Fitruuio %febene eglimn dicejfe apun
to i l uero di quel fuoco accefo da gli alberi agitati d a i uenti, non fapendo egli l a ifloria della crea-
tione, & della origine del mondo. Ma chipon mente alie parole di Fitru.ritruauerd nel prefen^ 
te áifcorfownordme merauigliofo: perche prima h a ritruouato quantopuo la necej¡itá%& lat 
natura ¡ dicendo la cagione, che coñrinfegli hmmini a d habitar infierne, da po i h a dimoAra-
to qmntopuo l a ijperienxa y & l a confuetudine, dicendo quello, che molte genú accoftumana 
difhre, per accommodarfi, & difenderfi da i contrarij, con diuerfe maniere di habitationifécon-
do fufo de i luoghi, & delle cofe. & finalmente dirá, quanto hapotuto l'^Arte cerca le regota-
te inuentiom, & g l i omammti, & pompa del fabricare. co?ne anche a l primo Capo del decima 
libro, Fitru.conferma dicendo, che quelle cofe, che gli huomini auuertirono ejfer buonealíufo» 
tentarono anche con ifludio di arte, eír di ordinationi per uia di dottrina. Et qui fi uederd c o 
me l a natura humana tutta uia auanxando fe (leffa > digiorno ingiorno dal neceffario a l c o m m a -
d o , & dal commodo allhonoreuole peruiene. Bella, & degna coja c} di confiderare,. come f t A r -
te fi fonda fopra la natura, non mutando quello, che ¿per natura, ma fitcendolo piu perfettOytfr 
adorno. co?ne nel prefente capo Vitruuio chiaramentc ci moflra per diuerfi ejfempi non folamen-
te la origine del fabricare, ma i modi, & le maniere naturali, che poi fono ftate pigliate dal-

f.Arte 
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r ^ í r t e a perfeñlone delle cofe, come fono i tetti pendenti, i colmi, le uoltc, le colóme, i lo
ro ornamenti & altrecofe, che fono Jiate dalla natural necesita allaccríei^addl'^Lrte ,fer 
humana folertia traportate . Seguita adunque. 

M a i Frigijjiquali habitano le campagne perla inopia de bofchi hauendo bifognodi 
legna, eleggeno alcune piirti piu eleuate del terreno, & cauandole ncl nic2o)& uotando-
le > & facendo i fentieri allargano gli fpacij, quanto cape la quantitá)& grandezza del 
luogorraa poi difopra legando infierne molti fufti fanno i colmi de i tetti piramidali,& 
coprendoquelliconcannc& paglieinalzano fopra le ftanze grandifsimi grumi di térra: 
&a queílomodofannoconlaragionedei tetti l'inuernate faldirsime,& i'cflati frefehif-
íime. Altri di paluílrealicaricuoprenoi lorotuguri. Et anche appreíTo altre na t ioni^ 
inalcuniluoghifimilmente inquefta maniera fi fanno le cafe. Né meno in Marfiglia íi 
puo uederejche i tetti fono fatti fenza tegole, ma folamente ui é íoprapofta la terra con le 
paglie. In Athene anche per eíícmpio di antichitá neirAreopago fin'a noítri giorni fi 
uede i l tetto di lottole. &: nel Campidoglio nellafacra rocca la cafa di Romulo ci puo fa* 
re auuertiti degliantichi coftumi,per eíTer coperta di paglie, & di ficno.& cofi per 
tali íegni póteme difeorrere fopra la inuentionc de gli antichi edificij ,che tali fuflao 
come dettohauemo. 

F i tm. ha finito laproposía argomentatione, & con molti ejfempi ciha confermatinella cre-
den%a deü'antico, & necejfario modo del fabricare, & quafi ci ha indotto a credere, che la in-
uentione del confbrtio humano fia ñ a t a , fecondo che egli ha detto. hora ci mole Jure accorti di 
quanto l'ufoj & la if¡>erien%a, dapoi l'^Arte ciha dimoflrato, & dice. 

Ma hauendo gli huomini con l'operare ogni giorno fatto le mani piu prontc,& piu dc-
ílre al fabricare, & per la continua eííercitatione de gli ingegni loro clícndo con folertia 
peruenuti all'Artijne fegui, che aggiunta a gli animi loro la induílria fecc^hc chi tra quel-
11 fuífero pin íludiofiA diligenti, faceuano profefsione di eífer fabbri. 

Fahhro latinamente é nominato ogni artefice. dice/i in Greco TeBon, d'onde é deriuato i l no~ 
me di ̂ rchitetto, come sé detto nel primo libro. Etqui ft puo uedere come non folamente le 
cofe aüa .Architettura pertinenti habhiano hauutoprincipio, ma anche i uocaboli delle cofe. pe
ro non lafeiando Fitru.alfma cofa,prudentemente rende perfetto lauditore. Fabbri adunque 
fi chiamauano i piu ftadioft, & 'diligenti operatori, perche alia natura, alio effercitio, aÜa fo
lertia aggiugneuano la induflria j la qualenon é altro, che un difiderio di affaticarfi ridotto al-
FoperacondiligenTgy&eJJercitio dello ingegnoji^r auantaggio delt.Arte per confeguire la 
perfettione. conchiude Fitru. & dice. 

Quando adunque da principio quefte cofeftatefiano in queftomodo ordinate, & la 
natura non puré di fentiraenti habbia gli huomini, come gli altri animalí adornati, ma 
ancora di confideratione,& di configlio armato lo intelletto, fottomettendo al poter lo
ro gli altri animali, quelli di grado in grado alie altre Arti & difcipline peruenerido,iifci-
ti dal fabricare, dalla uita ferigna, & filueftre , alia manfucta, & humana fi conduííero : 
d'indianimofamenteammaeftrando(i3& piu oltre guardando con maggiori penfamenti 
nafciuti dalla uarietá delle Art i , non piu cafe humili, & baííejma grandHiabitationi fon-
date, 5¿ di pareti fatti di mattoni, & di pietre, & di legnami comporte , & di tegole co* 
pertecominciornoa fabricare. Dapoi crefcendoinuarieoííemationi di íludi con sitíÚU 
ciofo difeorfo da incertea certe ragioni di mifure conduííero inanzi la cofa, & d'indi au* 
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VitY.ci ha condotti A poco apoco a ritromr la materia, & tahondanxa delle cofcchc uanno 
nel fabricare, <¿r quaft ci hafatto nafcere dittan%i agli occhi una cofadattaltra con uno eui-
dente fiiccejjo, & accrefcimento dclltArte. & fthaelettomn tutte le maniere del fabricare* 
perche le fabrichefatte dallegentirotyo fatte per necefíita fono dinfiniteforti»& lo infinito 
non cape fotto la dol trina de iprecetti: ma uuole trattar dique¡le,che dalla cmile ujanxat&per 
commodo)&per bellezgafono degne di ejfer conftderate, et intefe. 

Ma fe alcuno uorrá difputare deU'ordine di queílo libro penfando, che egli debbia ef-
fereprepofto a tutti gli altri; accioche egli non penfi, che io habbia errato, ne diro la ra-
gione.Scriuendo io ií corpo dell'Archittetura, io ho penfato di efponere nel primo libro 
di cheammaeílramenti j&difciplinedebbiaeffer ornata, & con certi termini prefiniré . 
le fue maniere, & diré da che ella fuíTe nafciuta, & cofi quello che fuíTe alio Architetto 
neceíTario iui Ío dimoílrai. & pero nel primo libro io ho detto deirofficio deü'Arte; nel 
prefente io difputero delle cofe naturali della materia,che ufo elle habbiano nel fabricare, 
perche il prefente libro non dichiara onde naíce T Architetcura, ma d'onde fono nate 8c 
con quali ragioní nodrite, & peruenute di grado in grado a quefta decerminationej & pe
ro in quefto modo al luogo, & ordine fuo pofta fará la compofitionc di quefto uolnme. 

Come chi fabrica é tenuto venderé la ragione deU'ordine, che egli tiene, cofi chicompone 
uri opera, & infegna uñarte, é ohligato a diré perche prima, & perche poi habbia poflo le co
fe in queWaúe contenute, per acqmtar glianimi di chifafare lefahriche. pero Fitr. con grande 
humanitarende contó deW ordine del prefente libro . Titlaragionefuainuirtu é quefia* TSloné 
conueniente trattar c di alcuna cofa partitamente contenuta in miarte , prima, che egli fi tratti 
de i principa di quelT^írte .percioche niuno effetto é prima della caufa fuá. Se io adunque ( puo 
dir F i t r . ) trattato haueffiprima della materia,che é trattationeparticolare di quedarte, & non 
de iprincipij di tutta Parte, io non hauerei ufato l'ordine, che fi conuiehe. llfine dello ^Architet 
to non cifarebbe flato manifeflo, cofa fommamente necejfaria, perche la cognitione del fine prece 
deognioperatione, Dapoil'ufficiodeüoArchitettofarebbe flato afeofo¡iprecetti delFarte la~ 
feiate; La confufione ci hauerebbe impedito i l uero intendimento . Meritammte adunque le coje 
dettenel primo libro doueuano precederé a tutte le altrc. Ma perche i l fecondo libro contener 
dtbbia il trattamento della materia, fimilmente é manifeflo .perche la materia, é principio non 
deW^Architettura > perche F^Architettura non éfatta di legno, né dipictra, ma delle cofe, che fo 
no dall\Arti fórmate, & fabrícate. & ¿principio, & foggetto, nelquale fi ef̂ rime quello, che 
é nella mente dello Arte fice, cioé l'ordine, la dijpofitione, la diflrihutione, la fimmetria, lagra 
t i a ,&t l decoro,& mfomma}il pérchela ragione, i l difcorfoyla cofa fignificante, come nel primo 
libro fi dimofira. E dunque al luogo fuo i l tratt amento della materia . Et fi come nel primo l i 
bro s'é detto deW origine deü'Arte y cofi nel fecondo fi tratta deW origine del fabricare, 

Hora io tornero al propofito, & diró delle copie attead efier poíle in opera in che mo
do fiano compoíle dalla natura , ( come fono i legnamiy lepietre & altre cofe ) &con 
che mefcolanze , & príncipij fiano i loro componimenti temperad»accio non ofeu-
re, ma chiare íianoa chileggeefponerocon ragione . perche niuna forte di materia,né 
corpo é, né cofa alcuna, che fenza la unione di que principij, pofl'a uenire in luce, né ef-
fer alio intendimento fottapofta, né altramente la natura delle cofe puo hauere le fode, S¿ 
uerc dichiarationi da i precetti de Filofofi naturali, fe prima non fono dimoftrate le caufe, 
che in quelle fi trnuano^ con fottilifsime ragioni inueftigate in che modo, & perche co
fi fiano. 

llfapere corifijle nella cognitione delle caufe, & de í principa & perche niuna cofa fi troua 
al fenfo fottopofla, che compoflanon fiaper lamefcolanxa de i fuoi principij y & le cofeslnten-
deno, come Joño ,perój necejfario tratt are de i principij .perche quefla cognitione cidara din-
tendere qual materia fia huonaper una coja y & qualeper urialtra. perche altra natura i l T{óue~ 

re. 



mtnra j & neljücceff > applicherd poile caufe agli ejfetti, come cifara manijefto , 

De iprincipij delle cofe fecondo i Ftlofofi. 
Cap. I L 

0 H A L E S primieramentepensóJcheTacquafuffc principio di tuttclecofe; 
HeraclitoEplicíío (cheper la ofeuritáde fuoidetti Scotinoserachiamato) 
pofe i l fuoco. Democrito, & lo Epicuro di Democrito fautorc, gli Atomi, 
che[danoftiiinfecabili cueroindiuiduí corpi da alcuni chiamati fono. Ma 

a difciplina de Pithagonci aggiunfc all'acqua, & al fuoco, l'aere, & la térra. Democri
to adunque, auegna,che le colé di proprio nome non chiamaffe, ma íblamente proponef-
fe i corpi indiuidui, puré per quefta ragione pare,che cgli poneíTe quelli iftefsi principi],per 
che efíendo que corpi feparatí, prima che concorrino infierne alia gencratione dellc cofe, 
né fi raccoglieno, né mancano, né fi diuideno, ma fempiternamente ritengono in fe per
petua , & infinita fodezza. Quando adunque íi ueda, che tutte le cofe nafcano da quefti 
principij conuenientemente compofti, & effendo quelleininfiniteforti per naturadiftin-
te,io hopenfato, che neceíTario fia di trattare delle iianetá,& difFercnze deli'ufo l o ro ,& 
dichiarire j che qualitá habbiano ne gH edificij, acciochc eííendo conofeiute, quelli, i qua 
lipenfano di fabricare, non errinOímaappaiccchinolecofebuonej&fufficienti aH'ufo 
del fabricare, 

Vitruuio narra in quefla parte la diuerfita delle opínioni de gli antichi filofofanti cerca i princi
pij delle cofe, & intende (come ho detto ) i principij materialiy cioé quelli, che entraño nella 
Gompofitione delle cofe, ne i quali finalmente ogni cofa f i rifolue. Dice che Thales ifece l'acqua 
principio di tutte le cofe ¡Heraclitoil fuoco ¡ Democrito, & lo Epicuro gli,Atomi; i Tithagori-
cil'acquayilfuoco, l'aere, & la térra . Fitr.nonco'ntendeinquefto luogo quale fia flata mi-
gliore opinione, ma confente a quella ées Tithagorichche ahbraccia tutti quattrogli elementi, co 
me pin chiaramentenelproemio delTottauo libro f i uede: & ne dice la ragione copiofamente, & 
con dignita delta materia. Ma perche in quel luogo non fifa mentionedi quello, che Democrito 
intendeuaper ̂ ítomi: io dichiarerb la opinione di quello con breuita. Vedendo adunque Demo
crito , che tutti i corpi, che hamio parti diuerfe di nome, & di ragione, erano compojii diparti, 
che in nome, & in ragione erano fmiglianti, uoüe, che anche le parti, che conueniuano in nome 
&inragione,compojiefufferodialcmiindimfíhilii & mimtiffmi corpicelli, che egli Momi 
nominaua. Etfe bene egli nonfi puo ritrouare fipicciola parte corpórea, che non fi pojfa diui-
áereinaltreparti, & quellefimilmenteinaltre, & cofiin infinito ,niente dimeno i l buon De
mocrito , tanto da ^riflotile commendato«tioleua che infiniti corpicelli f i trouajfero, che per mo 
do alcuno non rkeuejfero diuifione, mafujfero indiuifibili, & impartibili. Ma come ém inten-
dejfe quefto, accioche un tanfhuomo non fia contra ragione hiafimato, io diró, che la ^diuifione 
de i corpi, come corpi, & delle partí, & delleparticelle andana in infinito, né ft poteua quefta 
diuifíonepojjibile intendere altrimenti: ma daWaltro canto conftderando e^li moho bene che i 
corpi natarali erano compojii di materia, & di forma, & che poteuano ejfer diuijl in cofiminu 
te partí , che nimia di quelle potefje piu preflare lufficiofuo, néfarela fuá operarione naturale, 
comejeegli/ipigliafe una minimaparte di carne > che mnpotefje fare la operatione di carne ' 
pero eglt uoüe , che i corpi naturali fujjhro compojii di quefti corpicelli indiuifibili, non in manto 
corpi, & quantita melligihik > & mathematica, ma m quanto corpi naturali compojii di mate-
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rtíti & di forma naturale. & uolle, che qucftifuffero infrmi, cioé di nmneYOgrandilJlmo, & di 
figurediuafc. &perb alíri ritondi, allripiani, altri dritti,altri admchi, altri acutí, altririn 
tuTgati, altri di quadrata, altri d'altra forma faccndo , & nd uacuo del mondo difyergendogliy 
mleua, che per la unione, (¿rper la feparatione di qucUifatta diuerfamente > f i producejfero le 
cofe 3 & mancaffero, come ci appare. Et quefia era l'opinione di Democrito > per la quale ft com 
prende, cfregli uoluto hahhia > & creduto > che la natural figura, & apparenxa de i corpifia la 
forma loro foflantiale, & uera; i l che in uero non é, perche la figura é accidente, & non foftan-
ya delle cofe. Tare che Vitr. uoglia, che Democrito hahhia hauuto la cpinione de iTithagcricife 
bene egli non ha norninato aere, acqua, térra, néfuoco: &forfe per quefia cagione egli neWotta 
uo libro non ha fatto mentione di queflo. Ma dichiamo anchora noi alema cofa. Quattro fono i» 
principij niateriali di tutte le cofe ( come uoglionogli antichi, che gli chiamorono primi corpi) 
(¿r queftifono térra, acqua, aere, &fuoco. Et fe pin oltra pajfare fi uolejfe, egli ft potrebhe 
diré anche quefti ejjer compofii d altri principij; ma non fi conuienepiu adentro penetrare in que
flo luogo. perche hora f i tratta di queprintipihle qualitd de i quali fanno tutte le mutationi, & 
gli effetti, che nelle cofefi trouano, &• queÜe^ualitd deono efjermanifefie come ne ifeguenti uer-
fi tratti dalle nofire Meteorc ft dimoftra. 

Toi che daprima ñ mondo giouanetto In queflo uariar non fi dimora, 
Moftro fuá bella fkccia, che confufa, Cliil fuoco fcerna la fuá leggiercxga , 
Ogni forma tencua in uriafyetto: Etper la nuoua forma ft fcolora. 

Et la diurna mano aprio la chiufa L'aer lubrico, &graue a pin chiare'Xga 
lAgli ekmenti, & ingioconda uece Si moue del liquor, che a maggior pondo» 
Fufuá uirtute nelle cofe infufa. Giugne laficcitade , & la fode-^a. 

Deüe piaggie mondane ancera fece Coft natura uariando i l mondo, 
Üordine bello, e'l uariato flile» I{ipara d'una in l'altra lafemenxa, 
j í beneficio delllmmana fpece. Delle cofe, ché'lfan bello, &giocondo* 

Dalla térra l'humor, l'auragentile Onde'l morir non é ,fe non fiarfenxa 
Dal foco fcielfe, & a que corpi diede teffer di prima, e l nafcer cominciare 
Loco fublime, a quefti baffo, e humile • lAltreffer, altra forma, altra apparenxa , 

Etfel'unperdiftan^a Valtro eccede, Queflo continuato uariare 
Ture han tra lor uirtú comeniente $ Dello flato mondano ordine tiene, 
Ond'il tutto quagiu dlndiprocede. Sog^etto alie uirtü celefli, & chiare 

E tra lor ben fi cangiano fouente, Ch'indi lo eterno corfo lo mantiene, 
Et la térra nell'acqua rifoluta Lo tempra, & lo difeerne, & uariando 
I{ara diuenta, liquida, & corrente, Inpro di noi uiuenti lo ritiene. 

¿Humor la fuagrauexga anche rifiuta, Etla mifura d'ogni cofa e l quando. 
E saffotiglia in aer, & quefli ancora 
In fottilijjimofoco ft tramuta. 

Quattro adunquefono le prime qualiú, inanti le quali nimi'altra fi troua . Caldo ,fecco, hú
mido , &fieddo. da quefleper le loro mefcolan^e uengono tutte le altre, duro, molle, aforo, pia 
no, dolce, amaro, lieue ,graue, tenace, raro, denfo, & ogni altra feconda qualitd. la doue é 
necejfario, che lo ^Architetto, i l quale ha da confiderare la bontd, & gli effetti della materia, 
che egli deue adoperare, fappia le for^e deüe prime qualitd, come dice Fitr. quando nel fine del 
prsfente Capo dice | Fedendofi adunque, che dal corfo di que principij conuenientemente compo Pi 
ne¿ 
fea 
appropriata. i l fuoco propriamente escaldo, l'acre húmido ', l acqua fredda, la térra feccá, "¿ 
approprUtammeil fuoco éfecco, l'aere caldo, l"acqua húmida, la terrafndda, Oueüi elmiert 
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t i , che comengono in una qualita, piu fácilmente f i tramutano timo, neltalt ro, come ilfuoco , 
& Vaere, l'aere & lacqua, Vacqm & la tena:perche done f i troua connenienxa, & fmiglian 
%a pmíac^e ¿ Ia tramutatione. llfmco e caldo per lo juo propio calore > & feceo per la ficcita, 
che egli riceue dalla térra: Vaere per fuá natura é húmido, & dal fuoco riceue i l calore; Vacquct 
per fe ftejfa éfredda, & dallo aere prende la humidita : la térra per la fuá propria ficcita éfec-r 
ca j ma per lofrcddo deWacqua é fi-edda. Et quando f i dice, che ifegm celefli fono ignei, aerei, 
acquei, o terreflri, egli sintende, che le loro uirtü fono atte ad influiré qua giu gli cffetti delle 
qualita de gli dementi. &perb g r i e t e , al quale éattnhuito la natura & la ccmpleffione del 
fuoco, moltiplka con i fuoi calori ne i corpi mondanigli ardori yfcaccia lafrigidita confirma le hu 
midkíUfecca, <¿r afcmga i corpi. perche adunque la uirtú di queftofegno ha maggiorc conue-
nienxa col f imo , che con alcuno altro de glielemenú, pero dícemo, che egli é caldo & fecco. i 
fmúlefipuodiredeglialtñfegniifecondoleuirtü, & le for^e delle influente loro. lAppreffo 
legia dette cofe é degna di confiáer alione lafor^a delle predette'qualita yperoche i l fuoco rifolu e, 
tira a fe, dilata 3 fepara , dijimgge, allcggicrijce, & fk mobili tutte le cofe. i l ficddo condenfa, 
reflrigne, uccide; thúmido riempie,gonfia, oppila yritarda; llfecco rende ajpro , rauco3 afciut-
to oynifoggetto .pero é neceffano auuenire a iprincipij delle cofe, che alia compofitione di quel-
le conconem, per bene intenderegli ejfetti di ciafeuna. yi t r , adunque comincia a trattare de i 
matlo'ni.&dice. 

Deio^MattonL Cap. 111. 

D v N Q J E Jo diio prima de i mattoni, di che térra fi habbiano á formare; 
perche non di arenofa ,né giarofa ,né fabbioncgna Iota fí fanno; perche ef-
í'cndo di tal forte di térra compofti primamente lono pefami, d^poi etíendo 
dalle pioggie bagnati > cadeno da i muri > & le prglie, che in cjuelli íi pongo-

no3perIa Ioroafpiezzanonfi attacanojiié fi compongono infierne. Si deono adunque fa 
re di térra bianchegna, cretofa , o roña, o di fabbione mafchio j perche queíte íorti di tér
ra per la liggierczza loro hanno foliditá 5 non caricano nell'opera, & fumo buona prefa . 

Tratta Fitr. de i mattoni, o quadrelli, che noi dichiamo, & propone quejia coxfideratione a 
tutte le altrc ¡percioche l'ultima rifolutione di tuna la fabrica é ridottane i mattoni .prende da 
gli ejfetti, ujb loro argomento della. terraAi che fi deono jare, dapoi tratta del ternpo di farli\ 
Dellepietre altrefono naturali, altrefatte dallarte . Si tratta prima delle artificiali nelprefcn-
te Capo; &poi delle naturali nel feguentede artificiali adunque fono i mattoni. & quiui fi ha da 
¡apere di che tena, & in che modo f i fumo, che qualltati, & che forma deono hauere, & in che 
jlagione fi deono formare. Quanto adunque alia t erra, fi deuepigliare la tena cretofa, bianche 
gna,dofnabile , & anche la cretarojfa, &ü[ahhion mafchiq ¿ quale é fecondo la opinione 
d'aicuni, m fabbione moho grojfo, ¿r gramo , che per ejfer tale é detto mafchio xfi come fi dice 
incenfo mafchio dalla forma. lo nonpoflb affermart, che cofi fia ,fe per forte non é un fabbione 
cretofo.&chefkcciapafla>ochefipongaincornpagnia di altra forte di tena. Lafciafi del 
tuno la terragiarofa,&fahionegna. Battcfi hene la térra, doé fi fpadayjra con certe (patelle 
di ferro, ¿rfi doma bene cacciatone le dotóle , lepietru^e, &p iu , che é domata , & hat-
tuta y é migliore. Tslcgli antichi sé ueduto mamo ptfco, &fabbia roffa. La tena SamiayLáre 

*, ,̂ n»"r ^'7*^ « nece j i t a a t r i?ne e aformar'^Li ¡ L u e r n o , o n e r ó la (latt- liUhat, r &t t i 
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cuocere. Cottimoltoper logranfuoco diuentano dimfiimi. De i mattoni alcuni ft caocenano, 
altri ft lafciáuano cmd'h& de i crudialtri uetriati eranoyaltri no.La Forma era talc.facenanfi aH 
ticamente Imghi unpiede & me%o, larghi uno. Fe nc erario anche di qaattro, & di cinqne pal 
tniper o<¿ni uerfopergli edifici maggiori, benche fe ne uedino nelk fabnchc Ahuche di Bjina, di 
Imghi fei dita, grofii uno, larghi treper felicare afyina. ne gil archi , & ne i legamentifi uede-
no quadrelli di duepiediper ogni uerfo. Lodanji anche, dice León Battifla di forma triangolarc 
£ unpiede per ogni uerfo, grofii un dito & fae%o , & fifkmioquattrq di effi miti,lafciandoui unpo 
co di tavlio lungo i loro diametrhaccioche dapoi che farcino cóttipiu fácilmente ft romp m.quefta 

perche pare,che ogni mattone nel maro fia intiero. & le cantónate dentatefhnno una ferme^a 
fñirahile come dmoftrano le figure I.&U.fmilmente i mattoni fottili pohthet fi-egati fono di dura 
ta ,&f i deono fregare fuhito tratti dalla fornace.Deono effer dipefo leggieri>&deono refflere alié 
acque j & nonnempirfi d'humore, ma benefar buonapnfa;leggieri per non caneare la fabrica ; 
refifiere alie acque, acciocheper Ihumore non f i flacchino ;far buona prefa per fortificare Ümú 
ra . Tsiella creta > di che ftfaceuano i mattoni f i poneuano le paglie tagíiate, cofi dice Talladio 
nel feflo al duodécimo Capo. Etfeneleggela^oueüpopulod'lfraelera afflitto da Faraonenel-
topera difar i mattoyú. f B i térra bianchegna l Vitr. dice Jílbida . Vlinio alhicante. 

Deonfifarelaprimauera,01161*0rautunno,accioche fifecchino egualmcnte con uno 
iíleíTo tenore. perche quelli, che íi fanno al tempo del foleílitio fono difettoli , perche ef 
fendocottadalíolelalorcopertafoperficiaIe,glifaparere andi ,& fecchi,ma di dentro 
non fono afciutti, & poile parti aride crepano quando feccandoíi íi riftrigneno; & cofi 
fcfsi j íi fánno debili; & pero fommamente buoni faranno quelli, che due anni prima fi íot 
merannojpercioche non piu prefto íi pofl'ono feccare quanto biíogna.Et pero quando íref 
chi, & non fecchi fono poíli in lauoro indottaui la crofta, & ftando quella rigidamence fo 
dajdando in fe non poffono ritenere la ifteífa alrezza, che tiene la croíbjma íi íhecano; &: 
pero non potendo la intonicatura dclla fabrica feparata ftare da fe, fi rompe per la fuá fot 
tigliezza, & dando i pareti in fe per forte, riceueno mancamento. per quefta ragíone gli 
Vticenfi nel far i pareti ufano, & metteno i l mattone quando c bene afciutto, & fecco, & 
fatto cinque anni prima, & che pofeia quefto fia dal magiftrato prefidente approuato. 

Dalprefente luogo fi douerebbe moderare la ingomigia di quelli, che non prima penfato han-
no di fabricare, che in un fubito uogliono hauere finita lépera yfen^a confideratione, ofcielta del 
la materia. Magiuflamente fono poi cajiigathquando per la loro tracnraggine ¡gli auuiene qual-
chefmifiro. 

Tre maniere di Mattoni fi fanno, una, che da Greci didoron é detta , quella, che da 
noftri fi ufa lunga un piede,larga mezo, L'altre fono da Greci adoperatene gli edificij lo
ro , delle quali una é detta pendadoron, l'altra tetradoron. Doron chiamano il palmo: 
& in .Greco Doron fi chiama i l daré di doni, & quello, che fi da, íi porta nella palma del -
la mano.-quello adunque, che per ogni uerfo é di palmi cinque, pentadoron , & quello di 
quattro, tetradoron fi dimanda; & le opere publiche fi fanno di quelli, che íono di cin
que palmi, & le priuate di quelli, che fono di quattro. 

Talladio dice, che i mattoni fi deono gettare di Maggio, in una forma lunga due piedi, larga 
uno, alta oncieqiMttro.Vlinio i che pigliatuttoilprefente luogo da Fitr.dice , chél mattone 
detto diodor o era longo un piede, & me^o, largo un piede, & cofi il Filandro dice, che ritroua 
ferino inunteflodiFitr.maglipiace piu, che Vitr. habbiahauulo rijpetto alia larghexga, & 
che egli habbia intef) del palmo minore, doue due palmi fanno me%o piede. De i ma\ginri edifi-
cij, maggiori deono effer i membri,&de i membri maggiori le parti maggiori: & pero i Greci fh-
ceuano dijferenxa nel pone in opera i mattoni, 

K 2 Oltra 
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Oltra di queílo fi fanno mczi mattont, i quali cjuando fi mctteno in opera, nc i coi fi di 

una parte fi metteno gli incieri, dallaltra i mczi ; & pero quando daH'iina, & l'altra parte 
íono pofti á drittura i parcti cambieuolmente con gli ord¡ni,& corfí fono legati, 
& i mczi mattoni fopra quelle commiflure collocati, & fermezza, & afpetto non ingrato 
fanno da Tuna , & l'altra parte. 

Vitnudo dimcflra una bella maniera di metiere i mattoni uno Jopra l'altro, & perche la uark 
ta porge diletto in qualunque opera, pero tromndo egli una forma di quadrcüi diferente in gran
deva, c mfegna di accornpagjiarli in modo, che habhiano del buono .perche quejii me%i mat
toni accompagnati con quelli intitri , ne i corfi, & negli ordini > che egli dice, Coria i fanno un 
bel uedere ,quando dalle commiffure di due quadrellimaggiori, fopra quelle uengono ad incon-
trare i l ráezo de i quadrelli minori i come f i uede nella figura fegnata, anifodomon. & hffempio 
de imattm triangulari nelle figure fegnate . I . & I I . Similmente ci fono le figure de i mattoni 
dettididoron,teiradoron,&p€ntadoron y con le maniere di< murare ydelle quali parla Vitru, 
neWottauo capo delprefmelibro .feguitapoiVitr, difilofofarecerca la ragione,che in alcuni 
lu&ghi i mattonifecchi fopra 'nuotano alTacqua, & dice . 

Sonó nella Spagna di la Calentó, & Maísia, & neU'Afía Pitane, done i mattoni, quan 
do fono fpianatij & fecchi j pofti poi nell'acqua fopranuotano. Ma perche pofsino coíi 
nuotare , quefta mi pare, che fia la ragione; perche la térra di che fi fanno, é come po« 
mice, & pero eíícndo liggiera, & raííodata dallo aere nonriceue , né aíforbe i l liquo 
re, & pero eífendo dilieue, & di raraproprietá, né lafeiando, che entri i'humor nella 
fuá corporatura > fia di che pefo eífer fi uoglia, e forzata, come la pomice , da eífa natu 
radieífer dall'acqua foftenuta , & di queito modo ne hanno grande utilitá, perche né 
troppo pefo hanno nelle opere, né quando íi formano fono disfatti dalle pioggie. 

Strahone nel ter^o décimo libro della fuá Cofmografia cofi dice. Dicono che apprejfo Tita-
ne i quadrelli neWacqua fopranuotano, i l che adiuienefimilmente in Etruria in una certa Ifola: 
imp croché ejfendo quella terca piu lieue che l'acqua > accade che effa é por tata. Vojfidonio rife-
rifee hauer ueduto, che i quadrelli fatti d'una certa creta, che netta le cofe inargentate, fia di 
opra tacqua. puo effer anche la regione del fopranuotare y la ontmfitd dcüapietra, & le 
fcanernofita con la eccefsiuaficcita) chenonadmmetta fhitmore * 

• 

• 

• 

-
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DelíoArena. Cap. I I 1 L 

A nelle opere di cementí biíbgna hauercura ditruouarlaarena* acciochc 
ella fia buonaa mefcolar la materia, né habbia feco térra meícolata. Le ^3C-
cie dell'arena 3 che fi caua fono quefte. La ñera, la blanca, la roíía , H car
boncillo. Diquefteéotcima quella, cheftroppicciataconle dita,cigola: 

j maquella che fará mefchiata con térra, non hauerá afprezza. Símilmente fe l'Arena get-
tataíopraunauefteblanca,&poicrollatanon lafcierá macchia , né iui refterá térra; di 
fot to, quella fará buona. Ma fenonfarannoluoghidicaua, allhora faiá neceííario cer 
nirla dai fiumi,& dalle giare,& anche dal lito del mare: ma quella nelle miirature,& 
nei lauori ha queftidifetti , che difficilmente fi afciuga,né done ella íi truoua i l pá
rete fopporta di eíler continuamente di molto pefo aggrauato , fe con qualche tralafcia-
mento dell'opera non ripofa, & oltra di quefto riceue i uolti; & l'arena del mare ha que 
fto male di piu, che quando i muri faranno coperti, &: intonicati fputando la falfugine fi 
difcioglieranno. Ma le arene, che íi cauano di foíTe, pofte in opera , preño fi afciuga-
no , & nelle coperte de i muri durano , íbpportando i uoki: ma biíbgna cauarle di frefco, 
perche fiando troppo alio ícoperto íi rifolueno in terreno per lo Solé, per la Luna, & per 
la brina; doue poi pofte in opera non ritengo i cementi, ma fi ftaccano, & cadeno, & i 
muri fatti con quelle non foftengono i peíi. Ma le arene che di frefco fi cauano, fe bene 
hanno tanta bontá nel murare,non fono pero utili nelle incroftature , &: coperte de i 
muri , perche la calce con la paglia mefcolata con la graííczza di quella per la fortezza 7 
che tiene, non puo feccarfi fenza Mure. Ma quella de i fiumi per la magrezza fuá, come 
l'Aftraco, bene battuta, SÍ impaftata, riceue nelle coperte foliditá , & fermezza. 

Vitrnuio nana, le forti deWarena ,ifegm di conofcerla, ¿fuello y che in cafo di necefjita do-
uemofarej difetti y & l e utilita di quelle forti. Tlinio fi femé di queUo luego al duodécimo 
Capo del trente fimo quinto libro. La fofian^a delta térra é in tre modi uariata; La troffa é det 
ta arena. La fottile, argilla. La mediocre, commune. La arena éfterile, non é atta ad efjer 
formato, in modo alcuno. L'argilla é buona, & per notrin le piante, & per ejfere adopetata 
in moltc forme. Di quefta forte era quella tena bianca gia detta Tafconicem, delta quals in 
Iftagna fopra gli alti monti f i faceuano i luoghi alti dalle guardia & a i di noftri (c orne riferi-
fcel^gricola) ¿una torre diqueña tena apprejjo Coruerco citta di Sajfonia, piu fiema dal 
fuocoida i uenti,& daltepioggie, che fe fujfefatta dipictre ypercheperla fuá grauitdréfi-
fle aWimpeto deiuenti, per lofuoco s indura y & non riceuendo Hmmorcnon fi riempe (Ncqüe; 
& pero deue ejfer grafa y fottile &(pef[a. Ma torniamo all'arena. Trouafi arena di caua. 
quefia tiene i l primo grado di bontd. trouafi anche arena di fiime fotto l primo fuolo , & di 

hmrmte fotto la bal^a, doue l'acque fcendono. truouafi anche la marina: qitcft.a f dcueef 
ferc buona, bifegna, che negreggi > &f ia lucida come uetro. i colori delt arena fono ' i l ñero , i l 
blanco, gfc i l rojfo. La ñera é aJJ'ai buona , la bianca ira quelle di caua c la peggiorc: ta mfla fi 
ufana a l{pma: ma hora fi ufa la ñera detta pox^olana,che é molto buona . Carhencino e ter 
ra arfa dal fuocormchiufo nei monti piu foda di tena non cotta, piu melle del tofo, & piu 
commendahile . I'arena con giara msfcolataé utile alie fondamenta , & piu commendatala 

ferue; ma é grajfa, tenace, & fa peli ne ipareti. Delle ftecíe di cana, é migliorc quella, che 
ejfmdoftropicciata con le ditaflride y che sdm ciolmio giu de i panni bianchi, non Ufcia né ter 
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raifié macchia.La po^olana dd mírabile fodeiga alie operefatte neltacque, diquefla ne par
lera Vitnmio f in fotto. 

Della calce del modo ctimpaílarla. Cap. V, 

Auendofi chiaro quello che appartiene alia copia della arena j bifogna anche 
ufar diligenzajche la calce cotta fia di pietra bianca,ouero di Selice, & quella 
che fará di piu denfo, & duro Selice, íará piu utilmenteadoperata nelle mura 
ture;maquella chefifará di fpugnofa,farábuonanelleintonicature.Quan 

do la calce fará eíl:inta,allhora fi deue impaftare la materia in quefto modo, che piglian-
dofi arena di caua tre partí di quelle con una di calce fi tempra: fe di fiume,o di marejdue 
parti di arena, & una di calce, & cofi giufta uerrá la ragione della malta , & della t em-
pra fua.& anche fe neU'arcne o di fuime,o di mare pifte feranno le fpezzature di teftole, & 
criuellatc , laterza parte fará la paila migliore. Ma perche la calce riceuendo racqua,8¿ 
l'arena faccia piu foda la muratura , quefta pare, che fia la ragione. perche i fafsi, come 
gli altri corpi, fono compofti di elementi, & quelli, che neila loro miftura hanno piu 
dello aere, fono teneri, quelli, che abondano d'acqua fono lenti, per i'humore, quelli, 
che hanno piu della térra fono duri , 8¿ quelli done predomina i l fuoco, fono fragili. & 
pero di quefti corpi, fe i fafsi,prima che fíano cottijpiftati minutamente , & con l'arena 
impaftati, faranno pofti in opera, né fi faranno fodi, né potranno tenere uníta la fabri
ca. Ma quando gectati nella fornace prefi dal gran feruore del fuoco, haueranno perduto 
la utrtu della loro fodezza , alihora abbruciate, & confumate le forze loro, reftano con 
bucht,&fori aperti, & uoti . II liquoreadunque,cheénelcorpo di quella pietra, & lo 
aere eííendo confumato, o leuato, hauendo in fe afeofo il refbnte del calore, pofto che 
c nell'acqua , prima che'l fuoco efea fuori, ricouera la forza, & penetrando rhumore nel 
la rarita de i fori , bolle , & cofi rafFreddato manda fuori delcorpo della calce quel feruo 
re; & pero i fafsi tratti della fornace non rifpondeno al loro primo peío; & benche hab-
biano la iftcífa grandezza, puré pofeia che é afciutto il liquore , fi trouano mancare della 
terza parte del pefo . Eííendo adunque i buchi loroaperti, & rari pigliano la mefcolan» 
zadeirarena,&:íiaccompagnano, ¿¿feccandoficonlepictreíi raunano, &: ferraa fau
no la muratura. 

J^elprefente luogo f i tratta della calceja -natura, la materia, & la comparatione della ma 
teña, di che f i fa la calce. Ogni pietra purgata da humor i , fecca ^frale, & che non habbia co 
fada ejftr conjkmata dal fuoco > c btwna per far la calce. Gli ̂ rchitetti antichi lodauano la 
calce fatta di pietra durijfi'ma, ¡pejja, & candida. Fitruuio loda la Selice .-benche altri dkay 
che ogni pietra da calce cauata fia migliore della raccolta; & di ombrofa, & húmida ca~ 
uapiu tofio, che di fecca; & di blanca y meglio che di bruna. Qnella calce, che é futta di 
Macigni é di natura grajja > fe non ha faley&epiuammaftatai & limata getta polue. La 
calce fi cuoce in hore fejjanta: & la piu lodala deue reftare i l ter^o piu liggiera della fuá pietra. 
Ma é cofa mirabile del boglimento, che ellafa, quando fi le getta Vacqua di fopra. Eglifi 
legge in fanto^ígoftino al quarto Capo del uentefimo primo libro della Cittddi Dio, queflo 
bello fentimento. La calce concepeil fuoco dal fuoco. & effendo la %pllafredda immerfa nel 
tacqua ,ferua i l fuoco Hafcofo, di modo, che egli a niun fenfo é manifefio. ma pero fi ha per 
ifptrien'za, che fe beneil fuoco nonappare, fi fa pero, che egli ui é dentro; per i l che chia 
mamo quella calce niua: come, che il fuoco nafeofo fia íanima imifihile di quel corpo uifibi 
le:maquanto é mirabile, che mentre ella fi eflingue piu fi accenda? & per leuarle , i l fuo • 
co oceultofele infonda t acqua ? & effendo prima frcdda,poi bolle da quella cofa, didouetut-

U 
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í-e le cofe hoglienti fí rafp eddano. Tare adunque chequclU xplla ejpiri tncntre appare il fuc~ 
co y che ft parte. & filialmente refla come morta, in modo chegcttataui di nuouo Vacqua, eüa 
pin non arde , & quella calce, che prima era chiamata uiua, poi che é eflinta , mofia f i 
chiama :&di piuji ha, che la calce non boglie fe ui farainfufo Voglio, Dico io che il calore 
che acquifla la calce nella fornace,rinchiufo in effafi rcftrigne ,fuggmdo dal fi-eddo^ dell'ac-
qm,comc da fuonimico, &per taleunione ft rinfor-za, & diuenta fuoco : & pero l'acqua 
accende la calce, che cofi non accende la cenere , perche neüa cenere ft confuma il calore: pe
ro la calce tratta di fornace purgata dal fuoco , é liggicra, &fonora, é lodata : & mafsi-
mamentefe bagnata con grande ftrepito euapora :maconque(ia ft mefehia pin arena, che con 
auella, che tratta dalla fornace hauera le fcaglie inpoluerifolte. La calce ftfapiu teñera 
criuellandoft la fabbia,pmlpejfa conlafabbia angulare, pin tenace con latería parte di te/lo-
k pifie, & bene incorpórate, & ben battute, 

-

Della poke po{&olana. Cap, V I 

Vui anche una fpecie di polue, che di nátura fa cofe merauígliofe. Nafce a 
Baie,&neicampi dicolorojche fono apprcíío i l monte Vefuuio. Que-
íta temperara con la calce,& con cementi,non Tolo da fermezza a gli altri edi-
ficij,malegrandiopere,chefi fanno nel Mare per lei fott'acqua íi fanno 

piu forti. La ragione di quefto é, perche fotto que monti, & fotterra fono ardentifsime, 
& fpcíTefontijIequali non farebbeno,fe nel fondo loro non haueííero zo!Fo,ouero allume, 
ouerobitume, che fanno grandifsimi fuochi. Penetrando adunque il fuoco, & il uapo-
re della fiammanel mezodelleuene,&; ardendo rende quella térra lieue,& i l tofo j che 
nafce inque luoghi aflTorbe ,&éfenzaliquore. Eííendo adunque tre cofe di fimigliante 
natura dalla uehemenza del fuoco fórmate in una miílura concorrenti, fubito che han-
no riccuuto i l liquore, fi raunano, & prefo l'humore indurite fi raunano, & raflodano 
di modojchené'l mare , ne la forza dell'acqualepuo difeiogliere: Ma che in que luoghi 
íianoardorijCglifidimoílraper quefto; che ne i monti Cumani, & Baiani, i l cauano i 
luoghi per l i bagni, ne i quali nafcendo il feruente uapore dal fondo con la forza del fuo« 
co penetra per quella térra, & trapaííandola in que luoghi riforge, & d'indí per li fudato-
r i fi cauano grandi utilitá. Símilmente fi narra anticamente cííere crefeiuti gli ardori, & 
eíferabondati fotto i l Monte Vefuuio,& d'indi hauere perli campi fparfala fiamma d'in-
torno: 8¿ pero quella pietra, che fpugna, ouero pomice Pompeiana fi ch¡ama,cotta per-
fettamente, daun'altra fpecie di pietra inquefta qualitá pare ,che fia ridotta.& quella 
forte di fpugna, che iui fi caua, non nafce in ogni iuogo 5 le non d'intorno il monte Etna, 
& i colli della Mifia, detti da i Greci, Catachiecaumeni, & altroue fe iui fono quefte pro-
prictá di luoghi. fe adunque in quelle partí fi trouano le fonti d'acque feruenti; & da gli 
antichi fi narra, che nelle concauitá de i monti fi trouano ca!di uapori, & le fíamme fono 
itc per rnohi luoghi uagando, pare ueramente cílcre certa cofa, che perla uchemenza del 
fuoco dal tofo, & dalla térra, come nelle fornaci dalla calce, cofi da quefti fafsi cífer trat-
to i l liquore. & pero da cofe difpari, & difsimili infierne raímate, & in una uktú 1 iftrettc, 
& i l caldo digiuno d'humore dali'acqua fubito fatiato raccommunando i corpi, bolle per 
lo calore naícofo, & fjjche quelli fortemente s'unifchino, & prcílo riceuino la forza del
la fodezza. CÍ reftail diíiderio di fapere, perche eflendo ¡n Etruria molte fonti d'acque 
boglienti, non ui fia anche la polue, che nafce nc i detti luoghi, laquiilc per Ja iftefla ra-
gtone faccia íodc lopcrc di íott'acqua. & pero prima che ció fia richicfto, mi pare , per
che cofi lia, renderne contó. Intuttelepaiti,acintutti i luoghi non fi truouala \&$* 

forte 
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forte di térra, né di pietre, ma alcune fono tcrregnc, alcune fabbionegne, alcune giaro-
fe, & altre arenofe, 3c cofi altroue diuerfe, & del tutto dirsimili, & dilpari maniere, co-
me' fono le regioni fi tmouano le qualitá dclla térra. & quefto fi puo molto bene coníidc-
rare,cheladouerApenninocigne lepartid'Italia, & di Tofcana quafi in ogni luogo 
non manca l'arena dicaua; ma oltra lo Apennino doue é il Mare Adriático, nientc fi 
troaa,né in Achata, nc in Afia ,& in breue oltra i l mare appena fe ne Tente i l nome : 
Adunque non in tutti i luoghi,doiie bollcno le fonci dciracque calde, concorrer poífono 
lemedeíimecommoditádelle cofe, ma tutte (comeé da natura ordinato)non lecondo 
le uoglie humane, ma per forte diuife, & diftribuite fono. In que luoghi adunque, ne i 
qualinonfonoimontiterregni, ma chetengono le qualitá deila materia difpolla paf-
íando per quelli la forza del fuoco gil abbrucia, & quello, che é molle, & tenero afciuga, 
&lafciaquelIo,Gheéafpro. &per6íicomein campr.gnala térra abbruciata diuentapol-
ue, cofi la cotta in Etruria ü fa Carboncillo, & Tuna, & i'altra materia é ottima nel tabri 
care i ma ritengono altra forza ne gli ediíícij, che íi fanno in térra, altra nelle grandi ope
re, che fi fanno in mare, perche la uirtu della materia iui é piu molle del tofo , & piu fo-
da, che la térra. del qual tofo del tutto abbrufciato dal fondo per la forza del calore in al-
cuni luoghi fifaquella forte di arena, che fi chiama carboneólo. 

Tlinio pigliaqueftoluogonel ter^odecimo Cafo del trentefimo quinto l i b r o , & non s'in-
tendeycheVitrH.parliqui diqudla foygolam, cbehoggidí fiufa mBgmcí.il refio i facik 
per la interpretatiom < 

De i luoghi, doue J¡ tagitano le pietre. 
Cap. V I L 

In quichiaramenteiohoragionato della calce, &: dellarena di che diueríita 
íiano,&cheforzes'habbiano: íeguitachc fidica per ordine delle petraie, 
dellequali gran copia di quadírati laísi, & di cementí íi cauano pergli ediíí
c i j , Quefte fi tmouano di uarie,& molto diísiraiglianti maniere, perche 

alcune fono molli» come d'intorno a Roma, le roífe, le Paliane,le í-idenate, le Albane; al
cune températe, come le Tcuertine,Ie Amiternine,le Sorattine,&altre di queíta mameraj 
Alcune poi fono dure, come fono le felici. Sonui anche altre fpecie, come in Campagna 
i l Tofo ñero, & i l roífo, Nelf Vmbria, nel Piceno, & nella Marca Triuiíana i l blanco, 
i l quale come legno con dentatafega íi taglia. Ma tutte quelie,che íono molli hanno 
quefta utilitá, che quandó i íaísi fono cauati dalla petraia fácilmente íi maneggiano nelie 
opere: & fe fono al coperto foftentano i pefí. ma alio aere indurite, & gelate per le brine, 
& per l i cadimenti delle acquejíi ípezzano, & fe íbno appreífo le partí raacitime fono man 
giate dalla falfugine, né reggeno a i grah caldi. Le Teuertine, & quelle, che lono delJa 
irteíía maniera lopportano i carichi delle opere, & le ingiurie de i mali tempi, ma non lo
no ficure dal fuoco; & fubito,che da quello fono toccace íi fpezzano, percioche nella lo
ro naturale temperatura hanno poco humore,&non molto del terreno.ma aílai dello 
aere, & del fuoco. Eífendo adunque in quelle poco della térra, & del humore, & pene
trando anche il fuoco per la forza del uapore ícacciatone lo aere da quelle, leguitandolí 

« ^oanc.ie orncine delle quali ípecialmente d'intorno i l lago di Volfcena, & nella ore 
tettura btratomefe ix tmouano, quefte hanno uirtú infinite, perche né i grandi PÍarri ni 
la forza del fuoco le nuoce, ma ferme fono, & per quefto durabiJi alia uecrhi 
che nella loromiftura hanno poco dello aere ,P& del ^ S ^ ^ f 

umore, 
&molto 
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& molto del terreno, & cofi con ifpcífe compofitiom aííodate, né dalle tempeftate^ne dal
le forze del fiioco fenteno nocumento. & quefto íi puo mafsimamente giudicare da i mo-
numenti, che fono d'intoino la térra di Fcrcnto, fatti di cjuefte pictre. perche hanno 1c 
ftatuegrandi fatte egregiamente, & le fígur¡ne,&: i fiori, & gli acantimirabilmentefcol-
pitijlequalibcnchefianouccchie,parenoperócoíínuouejchefe fuíTero hor hora fatte, 
íimilmente i fabbri del metallo adoperano per li getti le forme fatte di queíte pictre, & ne 
hanno di quelle per fondcreil metallo grandifsimi commodí.le quali fe fuííero preífo 
Roma, degna cofa farebbe, che da quefte officine fuflero fatte tutte le cofe. ma forzan-
doci la necefsitá perla uicinanza che delle roíTe, & dcllc Paiiane, & di quelle, che fono ui-
cine a Roma ci feruiamo, fe alcunouorrá porle in opera fenza difetto, bifognerá in que
fto modo apparecchiarle. Douendofi fabrícare,due anni prima nonneluerno, manel-
la ftate íi caueranno quelle pietre, & fi lafeiaranno ftefe alio feoperto. & quelle, che dal
le pioggie & mali tempi per lo fpacio di due anni faranno ftate oífefe, fiano pofte nelle fon 
damenía.-ie altre non giiafte,comeapprouate dalla natura ,potranno fopra térra nellc 
fabriche mantenerfi, né folamente fi deono quefte cofe oíTeruare nelle pietre quadrate,ma 
anche nelle opere di cemento. 

Vitrunio tratta in queflo luogo dellspietre fhtte dalla natuMj & ne dimoflra la diuerfitaju-
f O i & i l commodo di ejje mcko fácilmente, <¿r tutta cjuejla materia fimilmente é ñ a t a figliata, 
&lemta dipefodiróccfíidaTlirdoneltrentefmoquinto libro al uigefmofecondo Capo » 
llora anche noi inpmma diremo . Cinque generi di pietre naturali f i trouano la Gemmajil 
marmo, la cote, i l felice, i l fajfc. Le Gemmefi conofeeno dallafoflan^a, dal uedere, dal toe-
care, & dalla lima, fono pmgraui, & piu fredde del uetro, non patifeeno la lima, hamo lo 
jplendore piu faldo, piu chidro, & empieno, & dilettano la uiña piu che ft mirano, néfi fmar-
rifeono al hme detta lucerna, & fono aifoflanza uiuace, &piena. Diquejle non ragiona l\Ar~ 
chitettoyperclje non uanno neüefkbriche. Imarmiprouano la lima,fono grandi, rifylen-
deno: lefelici hanno comefquame; le coti come\gram; ifafft non hanno Jplendore. I{agionan-
do delle pietre, confidsramo i l tempo di cauarle, la quantitd, la qualitd, la comparationejl'ufo. 
& dagli edificijfatti f i pigliano le lor qualitd.peró f i ha, che la pietra blanca ubidifee piu, che 
lafofca. La trapparente meglio,che topaca. piu intrattabile quella, che piu s'ajjomiglia al fa-
le. i l faffo ajperfo come di arena, é ajpr-o, fegli ufeiranno come punte nere é indomabile. l'afier-
fo digoccie cantónate, épiu fado, che lo ajperfodiritonde. Quantomeno éuenato, tanto piit 
éintiero , + indura quello, che é di colore purgato&limpido .migliore équello, la cuiuena é 
fimk alia pietra. Laumpfottilemofiralapielraffiiaceuole .la pm torta, & che piu gira, é 
piuauftera. Lanpdofaépiu acerba, qiieüapetrapiuageuolmenteft fende , che nel me%o ha 
una linea roffa come putrida.proffvma a quella é la bianchegna, queila, che pare un giaccio uer-
de épiu difficile. j l numero delle uene dimoflra la pietra inconflante, & che crepa . Le uene 
dnttt fonogmdkat epiggiori. QueUapietra é piu foda,le mifeheggie fono piu acute , & terfe. 
La pietra, che fte^tariimnepmlfciadifuperficie,^ piu atta alio fe alpello .lajera quanto 
pwbJancheggia,tantomenouhidifce al ferro. La fofa piu la Luna fiema, t.a?ito mena 

che 
ñu ¡i 

• Qi'iila chepercojfarifaos 
na, épiu denfâ  della fordk'.La (Iropicciata, che fa di faifa, épiu dura che la fe?i%a odore. Quel 
la , che piu refifte alio faalpello, piu dura alie acque x&mali tempi. Ogni pietra di mono car
uata, épiu t enera, (¿rio nehouedute in Inghilterra.che bifogna lauorark alie caue, perche fe 
itamo troppo carne iindurano di modo, che nonfipoffono Lmorare,fe non flanno nell'acqua 
un muernata.faffiando roflropiu fiialmentc ft lauorano lepie.tre,che faffiando Borea.queüapie-
tra>chenf acq:u ¡ ^ y i u g r a u e ^ d i s j h ^ Ifmmore. qmlk, che per 'lofimo fifgrctola, non 
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dura al Sole,&tanto fia dctto della comparatione ddlc f i m >fi come LconBaítiJla haraccol-
to. Deüe altre cofepcrtinenti alie pictrcfi dirá difotto. 

'JDeüe maniere di murare \ qualitd > modi, luoghi 
di queHe. Cap. V I I L 

maniere del murare fono quefíe. prima quella,che fi fa in modo di rete, 
che hora fi ufa da ogn'uno. poi l'antica, laquale fi chiama incerta. Di que-

fa la rr^iculata, la quale poi e facile a farc le fiííure, per-ftedueépiu gratío 
B che in ogni parte ha i lettf, & le commiííure siégate; ma la maniera incerta 

f^dendofcementi l 'unofopral'altro.jinmododiimbriciínon bella,come lareticulata, 
mafibenepiuferma rende la muratura : uero é che Tuna, & l'altra maniera deucefler 
impaftata diminutifsimecofejacciocheiparetirpeíío fatiati della materia fattadi cal
ce, & d'arena piu luneamente íl tenghino iníieme; perche eflendo di molle, 8c rara uirtü 

materia, allhora la calce ftaccandofi dall'arena (i difeioglie, & i cementi non íi poííono 
con queíli attaccare, ma a lungo andaré fanno i pareti ruinofi . & quefto íi puo compren 
dere da alcuni monumenti, che d'intorno a Roma fono fatti di marino, ouero di ptetre 
quadrate, & di dentro nel mezo calcati, & empiuti la materia fuanita per la uecchiezza,& 
afciutta la raritá de i cementi, ruinano, & dalla brina difciolte le legature delle commií
íure fono difsipati. Et fe alcuno non uorrá rncorrere in quefto difetto, faccia t pareti di 
due piedi, lafciando i l mezo concauo lungo i pilañrellí di dentro, & fiano p di faflo roílo 
quadrato, ouero di térra cotta, ouero di íelici ordinarij,& con le chiaui di ferro}& piom 
bo fiano le fronti leíate. & cofi non a grumo, & íbttofopra, ma ordinatamente fatta To
pera potra fenzaditetto eternamente durare, perche fedendotr^fe i le t t i ,& le commiíl 
furediquelli, & incatenate non fpigneranno la muratura, né lafciaranno che i piiaftrel-
li,o ftanti legati infieme rouinino. & pero non fi deue rprezzarela muratura de' Grecí, 

Vitru. cinfegna i l modo, & le maniere di pone infierne le pietre, commenda la muratura di 
mattoni , & cmbeüi effempi pruoua quanto dice. Trima che io ejpona Fitru.io diró delle par
tí delta fabrica fopra i l fondamento, & quale fia l'officio di ciafeuna. In ogni fabrica noi haue-
mo a confiderare i l baffo, la cifna, i la t i . i l bajfoé i l pauimento, o fuolo. La cima fono i coper-
t i , & i colmi • i lati fono iparet'ho muri. Bel pauimento fi dirá nel fettimo libro: de i coperti 
nel quarto. Horafi tratta del muro; ilquale é diferente dal fondamento in queflo , che i l fonda-
mentó da i lati della fofia folamentc per ejfer intiero, confijle wailmuro, o párete écompofto 
dipiuparti.percheha ilpoggio, ilprocinto,la coronajoffa^ifoftegniy l'apriture, le labra, 
ñ compimento^r le fue ojferuationi. noi efioneremo Pufo di quefieparti aguija de i mediciyi qua~ 
It nella confiitutione deüa loro arte trattano deWufo delle parti del corpo humano,Toggio é quel-

u Che *la Prima difotto>chefiíeHa dal fondamento, che é alquanto piugrojfa del muro, 
che Jipotrebbefcarpanominare.Trocinto>& corona fono parti del muro una di foprayfaltra 
nel me^p. Trocinto é la parte di mezo, & é queüa legatura, che cigne ilmuro d'intorm come 
cornice>cheneUemuradeUecittáfipotrebbechiamar cordone> & nelle altre mura>fidicono 
Wciey&cintey&regoloniJojfa&ifoflegmfono le cantónate Je pilafirate* erte > colóme, 
& trauature, & tutto queüo,chefoíliene le apriture, o fiano in arco, o dritte • percíx Tarco é 
cometrauepiegato .Trauecomecolonnatrauerft t&colonnacome trauedritto. Le apriture, 
o Ubrajom come lefinefire, le cannoniere, i merlhlepórtci buchi, & i nicchiche dalla forma 

N L z lor* 



loro fono detti latinamente concha. / compimenti trapofli fono tra Pojfa, & tapriture t & al-
treparti.Borufidiraquantofi conuengaa ciafcunaparte. i i che accioche commodamente fi 
faccia j f í dirá, della quantita, & qualitd delle pietre. Sonó le pictre ouero difoperficie, anguli) 
&linee'€guali detterfuadrateiOuero uariate; & fono dette incerte .fono alcune grandi, che 
fen^a (iromenti j & machine non fípojjono maneggiare; altre minutcche con una mano fi leua* 
no; altre mexane , dettegiujie. Hamo le pietre qualita diuerfa; perche alcune fono uiuaci 
forti , fnccofe, cómela felice ^ & ilmarmo i nellc quali é innato i l fuono, & la fode^a: altre 
efwfte, & leggieri, come é i l Tofo, & le pietre arenofe. I marmi fono proffími aW honor delle 
gemmeperla bellezza,&gratialoro x&fyecialmente que marmi nohili, che perla uarietd 
dicolor'hoperlagran biancheta o finesa > & JplendoreyO trafparen%a.dannomerauigliay 
come i l Vario, i l Torfido, i l Serpentino, l'Mahaflro , & altri ftmiglianti marmi mcfch'hogra-
ni t i . l l felice ueramente ha rnolte qmlitá, duro, tenero, tenace fjriahile, graue, leggiero, o 
che in effo non puo ilfuoco, o fi comerte in cenere, & éfquamofo ,fopporta i l freddo, & íac-
qucnon rifplende 3pero non é mamo: entrapero [nelle fabriche, come anche alcuni fajfi. Ma 
la cote come la Damafchma, il Tocco,cheprona i metalli, alcune pietre, che nelle Indiefi ufano 
per tagliare ,fono per aguazare iferri, fi confumano a poco a poco confeflejfe, ma preflo con-
fumano le altre cofe. & la parte che e moka al Solé é migliore di quella di fotto;perche dal So-
lefifanno perfette. i faffi fono diuerfi per la proprieta, come la calamita, per la uirtü,il Calamo-
co,per lo colore,t^Amochrifo per lapittura, rMahandico perlaforma,il Trochite perlano-
biltddirefijlerealfuoco, come la Magnefia aü'acqua. la proprietd della calamita é nota; tira 
<&• fcaccia i l ferro, dimoftra leparti del Cielo,& i uenti a i nauiganti, & f a effetti merauigíioft 
con incognite caufe. La ¡puma deüa cama detta Calamoco, éfortiffma, & calidijfima, & con
fuma i corpi in quella fepolti . i l Trochite éfiriato o caneüatonel piano , & nelmexo del piano 
ha unpmto , dal quale fi parteno tutti i canali, & i l piano é circondato da un lieue timpanuT^o 
&fimuoHedafefoprapoíloui faceto, PtJmochrifo, cioéarena cCoro/ba colore d'oro^é fqua-
gliofa: & fe nefapoluere da feccar le fcrittureSMabandico dimoftra in fe uarie figure, Ma di 
quefiifajjipochi fono aW ufo delle fabriche, benche per alcuni adornamenti pojfono ejfer pre^ 
yati. lo ho detto della quantitd, & qualitd delle pietre; hora io diro del modo di porle infierne, 
& prima di alcune auuertenxe .Ognipietra deueeffer intiera ,non fangofa, ma bagnata bene, 
& fe eJferpuo,di torrente. le infiere dal fuono fi conofceno. le cauate di nuouo fono pin atte, la 
pietra altre fiate adoperata non riefce, & non fi attacca bene, perche digia ha beuuto Chumore, 
altri con minute pietre, & molta calce empieno lefondamenta, altri ui metteno ogni forte di rot-
tame. Eglifi deue imitar la natura , che nclfare i monti tra lepiu fode pietre tramette lapiu te
ner a materia ! cofifopragrandi, quadrate, & intierepietre figettagran copia di calce ftanpera 
ta . le piitgagliardeparti delle pietre fipongono, oue é bifógnodi maggior fermenta. Se la pie
tra éatta a romperfi non in lato fi ponga, maflefagiacendo. la faccia dellapietra, che etaglia-
ta per trauerfo, épiu forte, che quella, che é tagliata per tungo . nelfondar le colonne noné ne-
cejfario di continuare ilfondameato, ma fifa fotto la coloma, ( accioche colpefo loro non fon-
no la tena ) fare un muretto, & tirare da cohnna a colorína un arco riuerfcio. La pietra fecca 
.f^fitibondaimolefabbiadifiume, la húmida per natura, quella di cana, non fi adoperi arena 
dimare nelle opere riuolte aWofiro. a minute pietre ¡pefid, & foda calce fi ponga j henche la 
tenace fia ¡lata dagli antichi approuata. Gioua di bagnarejpeffo l a muratura.mn uogliono quel-
lepietre efer batíate, che dentro non fiano humide, & negnggiantl cffendo rotte , 0 (peigate . 
Legran pietre sdrucciolandoper lo liquido meglio fi aj]ettano,&pero dcono andaré fopra teñera 
& liquida calce.Hora ci refta a diré delle maniere del nmrare.Tre fono le maniere del ?nurare Cor 
diñaría, la incertu, la reticulata. Di quefte tratta Fitr. neiprefente Capo, & per dichiaratio-
ne maggiore,ficjporranno alcnne uoci. Etprima cemento, c pieira ro^a, non tagliata, HHI-
garefenTgdetermimafoma: ognigiormper V̂ om* neuamo 1 gimnenú carichi^Et in térra 

di 
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di lauoro detta Campania, rkiemilnome. I{etwulato t &incerto queflifono due modidipo-
ne/a fih t ouero infierne i corfi dellepietre. i l l{eticulato é cofi detto,perche nella muratura di~ 
moftra la diuifione da unapietra aWaltra in modo di reíd & quefto non fipuo fare y fe almeno una 
facciata deüa pietra non é quadrata, & polita. bifogna anche, cheftiano in modo y chegli angu 
lifitocchino y come per la ¡oprapofla figura fi uede. La incerta équella, che fifa di pietre di di-
uerfe figure a cafopofie. perche quello y che fi dice lauorare a cajja, é quello che difotto é det-
to Emplecíon. ma hora fi ragiona di quello, che appare difuori. La correttione deiloincerto yac 
ciochefta ficuro, & forte y fifa come per figura sé moñrato difopra. imperoche egli c necejfario 
legan ambe lefronti una con l'altra co attrauerfatamuraturayrt empire i l uano con pietremefeo 
late con moka calce,Ordinaria muratura é queüaydoue le pietre quadrateylegiujie, o le grandifi 
ponzoño infierne ordinatamente a fquadra, a liuelloy&a piombo. i l che accenna Fitr. dicendo. 

Et petó non fi deuc fprezzare la muratura de Greei, fe benc non rufano polita di raolle 
cemento , puré quando (1 parteno dalla pietra quadrata, fanno l'ordinaria di felice ouero 
di pietra dura. La quale é mejana tra la incerta, & quclla y che fi fh di pietra quadrata, 
Ma bifogna auuertire, che ilpoggio, che forfe ftereobata ¿ detto da Fitr. hauer deue la incrofta 
tura di pietra quadrata, grandey &dura .-perche quefia parte di muro ha bifogno dipínfodc^a,, 
come parte y che ha deüa natura delfondamcnto y che foílenga tutto i l canco, & che piu fiauí*-
ciña alThumiditd deüe acque, o del terreno. i l che fi deue ojjeruare jpecialmente in Vinetia fi 
offerua anche nelle cafe benfatte. Caloñe dice. Lcusrai da térra la fabrica unpiede con fúdapie 
tra y & calce, l'altre parti con crudo mattonepotrai formare. Ma in Fenerla quefta parte é piu 
leuata, & ha del grande, & ha del fodo, & arrluafin a cinquey & fei píedi, <¿rfopmui iílcor 
done di forma ritonda, ouero informa difhfcia, chtffiorta.infuori. Fra i procinti s interpongo-
no alcmelegature dipietremaggioriyle qualifono come concatenationi deWojfa con ?offa y & 
deüccrojieychefonodallapanediden'.roycon qudíe che fono di fuoriy&peroquiuiíunghe* 
larghey& fodepietre firichiedeno. Si fogliono fare anche altriprocintiper legare le cantónate 
& tenere l opere infierne, ma piu rari. Queíliprimi deono conwnlre apiomboy & a fquadra den 
tro y & difuori col muro, & quefti y che fono maggioricome corniciy ogoeciolatoi ¡portare ;<& 
congliordiniy &corfi ejferebene legati iu modo , che come foprapofto pauimento fi ricuo-
prahene la fabrica. Siano le pietre nelle muraturema alíaltra faprapoñe y.come sé dettOya 
modo dümbrici yfi che la commijfura di due foprapofie > fia nel me^a della pietra di fotto, & que 
fio (pecialmente ne i procinti, & nelle legature. Gli antichi nelle opere reticulate tiraiiano Ule 
ga?nento di cinque mattoni, o alm ¿no di tre, che ouero tutti , oue-ro in un'ordiñe y almeno era di 
pietre nonpiugrofje, che le altre, ma piu lunghe, & p m Lirghe. Ma nelle opere ordinme yper 
ognicinquepiediéflato a bajian^aunmattone di due piedi per legatura;pcró fitbricando con 
pietre maggiori piu raro legamento bifogna, & é quafi a fufficien^a la cornicefola. Laqual dsus 
ejferfittta confomma diligen%a, & diferme, & larghepietre ordinarie, & g i u f t e & ne ipare-
t i di crudi -mattoni, la corona deue ejjer di tena cotta, accio fia diftfa dalla-, pioggia y & leggie-
radipefo, Deuefi auuertire , che il'marmo rifmta la calce, & fi macchia, fácilmente, Ja. 
douegli antichiquantomenopotenano adoprauano i numnicon la calce * Dell'olfayejr de fofle-
gni, & ddle apriture fi dird poi. I compimmti trapofli fono tra l'ojfa,. lapriturc y & íaltre 
parti y ne i qualifono da confiderare l'imboccature, z riempimenti , le intonicature tanto di den
tro quanto difuori, perche fi uede ejfer differenxa tra l'ojfa y & i compimenti; perche neltojja ft 
pongonograndiyfode, & ordinate pietre ne i compimenti y minuteyrotte, mena ordinarie y 
benche con ?nolta calce, & arena. Vero, é y che perfettafarebbe la muratura, che: tutta fufe 
di pietre quadrate, 7na efftndo di troppo (pefa,bifogtta tra Vtma feor^a, & taltra poneré alcune 
pietre ordinarie atírauerfate, nelmiiro,per uniré le feor^e. le pietre da rimpire nonuoglionopaf 
fare una libra dipefo yperche le pietre -minute fanno migliorprefa. nelle incroftatnre di fuorifi 
deono porre le piare migliori, eJr prouateycome ha detto Fnr. lontanepero da i cadimmi delle 

acquey 

• 



U l 1 B 11 O 
AcquC )&non deono e J f t Y p i e t r e d i g r a n d c ^ e , & d i p c f t difegnaliitna rijjwndinok defire alie 
finijíre, h rimóte alie uicinv jcguhandogli ordini incominciati. Aia la intonicatura di dentro fia 
di pietra piu dolce, o fertúfi la regola, che ft dirá n e l ¡ e t t i m o libro. l l muro fa l to di mattoni 
crudi i detto dagli antichi muro lateritWyfa piu [ a n a la fabrica, ma éfottopofla a terremoti. de-
ueperó eJJ'ergrojjoperfoflenere i palcbi.il loto da fabricare fia ftmileal bitume, chepoflo nclTac 

Í
ma lentamente fi disfnecia, & sattacchi alie mani, <¿r afciutto bene sammafji i ma deR'opera di 
oto fi dirá nel [ettimo libro.La nuda pietra deue effer quadra-,foda,grande,dura fenxa fcaglie tra~ 

pofte. Siapofla inopera con arpeft, & chiodi,gli arpcfi fannoíiare le pietre alpari, i chiodc le 
gano il dijópra , con fuello difotto. Segli arpeft chiodi. fono Súttone , non irmginifceno, 
femanftconpiombofcolato.quedilegnoperlaformalorofonofattia coda di rondinejilferro 
con biacca, ogejfo ft ferua dalla ruggine, bifogna pero bene guardare, che le acque non tocchi-
m gli arpefi. Ma tornamo alia muratura ,&aque muri, che fono fatti di rottami, ponerai ta
ñóle t o craticci dalle fronde per foflegno, fin che ft afciughino. Et quift é trouato i l modo diget 
tar le colóme neüe forme di legno, per femare la Jpefa. Et fi riempie la forma d'ogni forte di rot~ 
tame con molta calce. Mtri ui lafeiano nel meto l'anima di rouere, o di mattoni per ficurta, 
altrifanno lapafla con minute pietre j & lafeiano afciugarla bene, & afciutta leuano la forma, 
dannopoi la incrojiatura > & la intonicatura alia colonna & lafignéno di marmo, o di mefehio, 
O granito come uogliono. Eglifi deue fchiuare piu tchefi puo la pietra di f o r m a ritonda. Seguo, 
che lacalceéafciutta,quando ella mandafuori una lanugine,& uno certo fiorume hen cono-
fciuto da muratori, Cejfando daUopera coprirai i l muro con paglia, o altro, accioche non ifua-
nifeaprima, chehabbiafhtto laprefa:Et quandopoifiripiglia i l lauoro, non t i rincrefea fatiarlo 
moho bene di acqua. i l muro, che é moltogrojfo ,fa armatura a fe fieffo. Egli bifogna lafeiare 
luoghocommodoperleapriture,fhcendouiuríarco,ilquale fi otturifino che uengbi i l bifogno 
d'aprirle,perche i l pefo non aggraui troppo la parte uota. Se uuoi aggiugnere al murodopo 
alcun tempo, bifogna, che m lafci i dentifyorti in fuori. Gli anguli perche participan di due la
tí , &fono per tener dritto i l muro, deono effer fermifiimi, & con lunghe, & dure pietre, come 
con braccia tenuti» Et tanto fia detto d'intorno alia foprapofta diuifione . la quale fe f a r a bene 
confiderata, non ha dubbio, che ella non fia per apportare grangiouamento alie confideraticni 
de ifaui, & alie operatieñi de i maeflri. 

Queftefabrichede Greciindue modi íimurano. L'uno é detto eguale , l'altro di-
feguale. I I primo é quando tutti i corfi fono eguali in grandezza. L'altro é quando 
gli ordini de i corfi non farannodrizzati parí. Tuna , & l'altra maniera per queftó c 
ferma, perche prima i cementi fono di Toda , & ferma'natura, né poíTono afciugare 
i l liquore della materia, ma li conferuano ucl fuo humore per grandifsimo tempo, & i 
letti loro piani, & bene liuellati non lafeiano fgrottare la materia, ma con la continuata 
groflezza de i pareti cofi Icgati durano lunghifsimamente. Euui nn'altra maniera di fa
brica, chefi chiamariempita, la quale anche íi ufa da noftri ruftici. della quale fono le 
fronti folamente polite, ma le altre parti come nate fono , pofte infierne con la mate
ria, con alterne commifure fono légate: ma i noftri per sbrigarfene preíto, facendoui i 
corfidritti , ferueno alie fronti, &empieno nel mezo fpezzati i cementi feparatamen-
teconla materia, & a quefto modo in quella muratura leuano, & drizzano tre croftc, 
due delle fronti, & una nel mezo del riempimento. ¡Vía i Greci non fanno a quefto mos 

. do,maponendoli piani,& ordinandole lunghezzedei corfi in gróííczza con alterne 
commiffure, nonempicno¡lmezo,ma con i loro mattoni, che chiatnamo frontati, fan
no continuato i l párete, & duna groflezza raífodato, & oltra 1c altre cofe interpongono 
quelhdall'una parte & l'altra, che hanno le fronti, che chiamano per quefto diatoni, di 
perpetua gróííczza, i quali grandemente legando confermano la íodczza de i pareti: & pe 
roiealcunouorrádaquefticommcnurijauemrc,&c]eggcrela forte di murare, potra 
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moltobcneliauerenguardoallaperpcruitá: percioche qucllc fabriclie , lequali fon di 
Jnolle cemento, & di íottüe afpetto di bcllczza, non poííbno fe non eífer col tempo rui-
nofe; & pero quando s'eleggono gli arbitri di communi pareti, non frílima, per lo prez 
zo , che fono ftati fabncat¡,ma ritrouando per gíi inftrumenti i precij dclle locationi, Ic 
uano d'ogni anno, che paífato fia la ottantefima parte: & cofi del rcítante della fomma 
comandano che egli fi reftituifea una parte per quelti pareti, che fentcntiamo, che pía di 
ottanta anni non pofsino durare. Ma de i pareti fatti di mattoni, puré che íiano fatti a 
perpendicolo & dritti ftiano, niente íi leua, ma per quanto prezzo feranno ftati fabrica-
t i , per tanto femprefaranno ílimati . & pero in alcuneeittáj& le opere publiche , & le 
cafepriuatej&lcrealifiuedenofabricate di mattoni; Suprima in Athene i lmuro, che 
guarda uerfo i l monte Hymeto, 8c Petelenfe, & i pareti nel tempio di Gioue, & d i Her 
colé, le celle fono di mattoni. EíTendo d'intorno al tempio le colonne & gli architraui 
dipietra. In Italia inArezzocuui un muro bcnifsimofatto^&in Tralli la cafa fatta da 
[ Re Attalici, che é data per fianza a colui , che nella Cittá tiene i l facerdotio. Et 
cofi in Lacedemone di alcuni pareti léñatele pitture,cheeranoin forme, & i telari di 1c-
gno ne i pareti tagliati, rinchiufi 8c incafíatijfuron pórtate nel comido per adornamento 
della edilitá di Varrone, & di Minerua. la cafa di Crefo, la quale i Sardi confegnarono a 
i cittadiniper ripofodellauecchiezzaalcollegiodei uecchi j chiamata Geruíio,era di 
mattoni. fimilmente la realeinAlicarnafo del potentifsimo Re Maufolo, in tutto, che 
habbia di proconefiomarmoórnate tuttelecofe, niente di meno i pareti fono fatti di 
mattoni. & infino a queíli tempi hanno una mirabile fermezza, cofi con intonicature, 8c 
croftepoliti , che come uetri riluceno .néqucfl:ofufattoperbifogno,chequelRe ha 
ueífc, perche era ricchifsimo d'entrate, come quello, che a tutta la Caria dominaua. Ma 
in quefto modo é da confiderare la folertia fuá, 8c acutezza nel fabricare; percioche ef-
endo egli Milafio, & hauendo ueduto i l luogo di AlicarnaíTo munito per natura,& haue-
reidóneobazzaro,&il portocommodo,in quel luogo fi fecela ftanza . Quefto luo
go é ílmile alia cumatura d'un Theatro , & nella parte da baífo, appreífo il porto e 
i l Foro, & per mezo la curuatura,& la cinta dell'altezza, ui é una piazzagrandifsima, nel 
mezo della qualeéfabricatoilMaufoleodefífatta,& nobilopera,che é numerato tra 
i fette fpettacoli del mondo. Nel mezo dell'alta rocca é i l tempio drMarte, che tiene la 
ftatua del coloífo, detta Acrolitho,fatta dallanobil mano di Tilocare. benche altri d i 
chino di Timotheo ;ma nella fommitá del deftro corno é i l tempio di Venere , & di ¡VIer 
curio appreífo la fonte Salmacide, che per faifa opiniorieuien detto , che tenga di Vene 
rea infirmitá opprefsi quelli, che beono di quella. Ma a me non rincrefeerá di racconure 
da che fía andataqueftaopinione con falfo rumore per lo mondo: perche eífer n^ii-puo 
quello, che fi dice, che gli huomini per quell'acqua diuentino molli,& impudichi, ma la 
uirtú di quellafonte,é molto chiara, 8c ilfaporeegregio. Hauendo adunque Melante, 
& Areciania d'Argo,& da Troezene in que luoghi códotta una colonia commune fcaccior 
no! BarbaridiCaras,&diLelege: Q.ueftifcacciatifiraunornoinfiemeai monti,8¿face-
uano di molte correrle, 8c rubbando in quel luogo crudelraente gnaftauano gli habitan». 
Auenne poi, che uno de gli habitatori per guadagnare per la boma dellc aeque fece appref 
fo quella fonte un'hofteria fornita d'ogni cofa . & eífercitandola allettaua quei barbari , í 
quali hor i'uno, hor l'akr o uenendoui, 8c poi molti mettendofi infierne concorrendoui i 
di duro & ferigno coftumc,nella ufanza 8c foauitá de Greci di loro p;ropria uolonta íi ridu 
ceuano. QueU'acqua adunque non per dishonefta infirmitá, ma per la dolcezza della hu 
manitá mitigad i feroci petti de i Barbad, acquiftó quel nome. Refta hora perche io fon 
ücnutoalla dichiaratione dellc loro murature, chelo le defcriuatutte come fono: Come 
adunque nella deftra parte é il tempio di Venere., & la fonte predetta, cofi nel finiftro cor 

no. 

• 



88 L I B O 
no,cil palazzo rcalc, clie Maufolo per fuá fianza fece fabricare. perche dalla deílra íl uedc 
la piazza, S¿ unta, la terminatione del porto, & delle mura, 8c fotto la finiftra c il porto fe 
creto fotto a i montí nafcofo in modo, che niuno puo uedcre, o íapere quello, che iui fi 
facciajacciocheilRcdalfLiopalazzoaigalcottij&ToIdatijfenza che altri fe ne accorga 
poífa quanto bifogna comandare. Dapoila morte di Maufolo reftó Artemifia moghe 
fuá, & fdegnandofi i Rodiotti, che una femina fignoreggiaífe tuttc le dt tá dclla Caria, 
mifero all'ordine per occupar quel regno.delche eííendone auifata la Ilciaa,comandó ella, 
che inqucl porto ftefíerarmatarinchiufaairordine con marinariafcon,& foldati. Ma i l 
reftodecittadinicomparcíTefopralcmura. Mahauendo i Rodiotti condottal armata 
loro in ordine nel porto maggiore > la Reina comando, che fuflero dalle mura falutati, & 
promcfla loro la cittá. per ilche quelli abandónate le naui, entrarono dentro: ma la Reina 
íubito per la foíía fatta traífe fuori l'armata dal porto minore nel mare, & entrara ncl raag 
giore sbarcati i galeotti,&: i foldati,tiro nel mare l'armata nota de i Rodiotti , i quali non 
hauendodouericouerarfieíTendotoItidimezOjtuttifurono nella piazza tagliati a pezzi. 
Artemiíia entrata nellc naui de Rodiotti prefe la uia di Rodi. per i l che uedendo i Rodiot
t i le lor naui tomare ingirlandate di frondi, penfando che fuífero i cittadini loro, riceue-
ronoinemici. Allhora la Reina prefa la cittá, uccifi i principali, dentro ui pofe il4 Tro
feo deíla fuá uittoria. & fece faredueftatue di bronzo, una rapprefentaua la cittá di Ro
di . L'altra la fuaimagine> figurando, che quefta con affocato ferro figillaíl'e la cittá di Ro 
d i . Dapoi queílo fatto impedid i Rodiotti dalla religione, perche non era lecito rimuo 
uere i trofei confecrati, fecero uno edificio intorno alie ftatue dette, & quelle coprirono 
inalzando un luogo per guardia alia ufanza Greca, accioche niuno ui poteííe andaré: & 
comandorono, che quefto íi chiamaífe Auaton , cioé inaccefsibile. Non hauendo adun-
íjue i Re cofi potenti íprezzato Topera demattoni, potemlo per le fatte prcde,& per le 
cofe,cheeranoloro pórtate d'ogni banda,farle non folamente di cemento,ouero di 
quadrata pietra, ma anche di marmo: lo non penfo, che fia da biafimare gli edificij mura 
ti di mattoni, puré, che fiano fatti,& drizzati bene. Ma perche non fia lecito in Roma al 
populo Romano fabricare in quefto modo,io ne diro la ragione. Le leggi publichc non 
comportano,chelegroflezzedeimurinei luoghifcommuni fiano maggiori d'un piede 
& mezo, ma gli altri pareti,accioche gli fpatij non fi faceílero piu ftretti, fi fanno di quel-
la ifteíía groflezza. Ma que mattoni crudi fe non faranno di due, o di tre corfi de matto
ni , con la groííezza d'un piede & mezo folamente; non potranno foftenere pin che un pal 
co. Ma nella rnaeftá di quella cittá in tanta frequentia di cittadini bifognaua fare innuma 
rabili habitationi. non potendo adunque il piano riceuere ad habitare dentro di Roma tan 
ta mokitudine, la occaíione pofe necefsitá, di uniré all'altezza de gli edificij. Et pero con 
pilaftrate di pietra, & con murature di pietra cotta, & con pareti fatti di cemento per com 
moditá de i cenaculi, & de i luoghi di doue fi guarda a bailo , fono ftate fatte le altezze, & 
conifpeíTetrauatiirc&palchiconchiauate. Et pero il populo Romano fewza impedí* 
mentó ha le ftanzebelhísime, moltiplicati i palchi, & i corritori in grande altczza. Ma 
poi , che é ftato refo la ragione, perche ¡n Roma per la necefsitá de i luoghi ftretti non fi 
fanno i pareti di mattoni crudi, hora fi dirá in che modo fi deono fare, accioche durino al 
lauecchiczzafenza difetti. Pofto fia nella fommi ta de i pareti fotto lacopritura deltetto 
una muratura di ten a cotta, di altezza d'un piede, & mezo, & habbia gli fporti delle co
rone , & i gocciolatoi, & cofi potranno fchifiire i danni, o i difetti, che fogliono hauere 
que pareti, perche quando nel tetto faranno le tegole rotte, o gettate a bailo da i ucnti, la 
íportatura, & il recinto de mattoni cotti, non lafeierá offenderc il crudo,ma lo fporto de i 
cornicioni,porterá le goccie Iontane,&inquel modo ferueranno inticre le murature 
de mattoni crudi. Ma della muratura di pictre cotte fe fará buona o no, non fi puo giu-
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dicárc In poco fpatio di tcmpo t perche fe ella á ferma nelle tempcíle, & ílrauenti, & ncl-
la State,aIlhora é prouata: perche quella,che non fará di buona creta,o che fará mal cotta, 
fubitochc farátoceatadalgiaccio , o dalle brinejiuifimoftrerádifcttofa. Qiiellaadun 
que che ne i tetti non puo íbpportar la fatica, mcno fará buona nclla muratura a loíte-
neri peíi: periiclie ipareti copertidiuecchie tcgolcfpccialmentepotranno hauerefer 
mezza . Ma io non uorrei, che mai in tcmpo alcuno fuííero ftati ricrouati i craticci: per 
che quanto giouano alla preftezza , & tengono manco luogo, tanto fono di commu-
ne >& maggior calamita > perche fono come fafci preparatia gli incendij: & pero pare 
chejíia migliore la fpefa deile pietre cotte nella íbntuofitá t che lo fparagno del tempo de 
i craticci nel pericolo > & quelli anche, che fono pofti nelie incroftature fanno delle fiflii 
rcinquelle,per ladifpoíitionede i dritti,& traucríi. perchequando fe gli da la incro-
íhtura > riceuendo l'humore fi gonfiano, & poi feccandoíi, íi riftrigneno. & coíi aífoti-
gl'uú, rompeno la fermezza delle crofte. Ma perche alcuni fono conftretti di cofi fare,0 
perIapreftezza,operbifogno,operfeparareun luogo dall'altro, cofi bifognera fare» 
Fatto ui fia i l íuolo di fotto alto, accioche o dal terrazzo, o dal pauímento non íia tocca-
to /perche eflendo iui fommeríb col tempo ammarciícejdapoi dando in fe,piega»& rom 
pe la bellezza deile incroftáture. lo fin|qui come ho potuto, ho detto de i pareti > & del 
loapparecchio delia materia loro diftintamente, di che bontá íiano, & che difetti hab-
biano. Refta, che io efpona chiaramente quanto appartiene alie trauature,& palchijác 
con che ragioni íi acconci la materia da fadi, & come íiano di buona durata, come ci mo 
ftra la natura delle cofe. 

loho uolutopone tutta U interpretatione delprefente Capo, si perche éfacile & di piamt 
inteüigen^ay si perche mifonforxato nel foprapofto difeorfo mettere infierne tutta la materia pro 
pofla.dal che ognijiudwfo puo da fe fiéffh confiderare tutto queüo, che Fitruuio ha uoluto fare 
in quefiaparte. Etuederd la fuá intentione effere ftata di ragionare delta fabrica de i murn 
& pareti, come egU dice nel fine del foprapofto Capo, hauere diuifo queflo ragionamen-

• to inpiuparti: & neüaprima hauer detto le maniere del murare, & hauer refo le ragioni de i 
difetti & deüabontddi quelle, quafi comparándole infieme. Islella feconda hauere ragio-

' nato della muratura de i Greci , di tre maniere di quella y & hauere comparato i l modo Greco* 
col modo Latino di murare. nella ter^a hauere lodato il fabricar di mattoni > dimoftrato i l 
uero modo, & con bella, & iftorica commendatione hauere commendato le fabriche di Mau-
folo Redi Caria, &propoftoci molti ejfempi di quelle , & finita la fuá ornata digrefiione, 
accompagnata dalle leggi del populo Promano, nel qualcafo^s'é dimoftrato non ignorante delle 
leggi ciuili, & neWultima efiere ritornato adinfegnarci, quanto era neceffario a uarie forti si 
di pareti j come di craticci, deiqualine ragiona anche nel ter̂ p Capo del fettimo libro : con-
chiudendo finalmente quanto ha uoluto fare, & quanto intende di uoler fare nel feguente Ca
po, luocabolidelteftoperla interpretatione, & altroueper la ejpofition noñra fonochiari, 
leggi Tlinío per tutto il trentefimo,¡efto libro, che trouerai molte cofe al propofitonoftro , & 
le figure delle murature fono pofte difopra , & fegnate con i loro nomi. doue non ui accade altro 
rincontro, Hora feguita Fitruuio & parla della ragione de i legnami. 

cDeltagliare i legnami, Cap, 7 X 

A materia fi deue tagliareil principio delloautunno, che fará fin a quel tem
po auanti, che Fauonio cominci a fpirare: perche da prima uera gli alberi fo
no pregni, & tutti mandano la uirtú della loro proprietá nelle frondi, &: ne i 
frutti , che fanno ognianno. Quando adunqueperlanecefsitádei tempi fa-
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fannó uoti, & Iiumldí, fogliono diuentar rari, & deboli per la rairitá, ctime fono í coi-pi 
fbminili, quando hanno concetto, & dalla concettione fino al parto, non fono ftimati fa 
n i . Ne gli animali da uendere, quando fono pregni, fi dannopcr fani. percioche crefcen 
dond corpo, quello, che prima u'é ftato feminato, egli tiraa íe i l nutrimento datutta la 
iiirtíi del cibo; & quanto piu i l parto fi fa fermo al maturiríi, tanto meno lafcia eíTer foda 
<uiclla cofa, di che fi genera, & pero fubito, che i ! parto c mandato fuori, quello , che per 
altra maniera di aumento,era detratto j quando c libero per la feparatione fatta dal nafci-
mentó della cofa, riceue in fe nelle uote, & apene ucne, & fuggcndo i l fucco íl fa piu kv~ 
mo, &ritomanelIapriíHnafermezza della natura fuá. Per la iftefla ragicne,al tempo 
dell'Autunno, per la maturita de i frutti infiacchite le frondi, tirando le radici de gli albe 
ri a fe il fucco della térra, fi ricourano, & fono rcftituiti', nella prima lor fermezza: Ma la 
forza del uerno comprime, & raííoda quelle per queltempo, che detto hauemo. Étipcfo 
feconquellaragione,& aquel tempo, che detto ho di fopra fi taglieranno gl¡alberi,fará 
utile,& opportunacofa. Macofibifognatagliarli,che íiuadifin'a mezo la midoIla,& 
lafciato fia il taglio, fino, che ftillando per eíío fi fecchi l'humore. per i l che qucllo inuti-
le liquore, che in eísi fi truoua ufcendo per lo fuo tuorlo, non lafcierá in quelli moriré la 
putredine, neguaftarfi la qualitá della materia: ma quando poi lalbcro fará feccato, né 
IHllerá piu, biíognerá gettarlo a térra. Et a quefto modo fi truouerá perfetto al Tufo. Et 
che quefto fia uero , egli fi puo conofcer anche da gli arbüfti * percioche quando ciafcunó 
al tempo fuo forati fin al fondo fono caftrati mandano fuori dalle midolic il uitiofo, & fo-
prabundante humore, & trifto liquore, 8c cofi difeccandofi riceueno in fe la lunghezza di 
durare. Ma quelli humori, che non hanno le ufeite da gli albéri, reftandoui dentro fi pu 
trefanno, & rendeno quelli uani, & difettofi. Se adunque quegli, che ftanno in piedi, 
& uiueno, feccandofi, non inuecchiano j certamente quando gli iñefsi per farne legnamc 
a térra fi mandano, quando faranno aquel modo gouernati potranno negli edificij lun-
gamente , & con utilitá durare. Quefti alberi hanno tra fe contrarié , & íeparate iiirtü. i l 
Rouerc, l'olmo, il Poppio, i l Cipreífo, l'Abete, & gli altri idonei a gli edificij. percio
che non puo i l Rouere qucllo, che puo l'Abete, né il Cipreífo, quello, che puo l'Olmo * 
né gli alcri alberi hanno quella fimiglianza medefima di natura fra IOÍO : Ma ciafeuna fpc» 
cié di quelli con le difpofitioni, & proprietá de principij comparati con altri, altre forti di 
cfFetti preftano nelle opere. Et pero l'Abete, hauendo molto dello aerc,& delfuoco, 
tna meno dell'humido, & del terreno, come compofto di piu lieui forze di natura, non é 
ponderofo: Et pero contento del fuo rigor naturale , non cofi prefto per lo pefo fi piega , 
ma fempre dritto rimane nelle trauature: ma perche ha in fe piu di calore produce, & no-
trifee i l tarlo, & da queüo é guaílo, & per quefto anche prefto fi accende, perche la rari-
tá dello aere, che é in quel corpo apei to riceue il fuoco , & cofi ne manda fuori la fiamma 
grande. Et quella parte di eflb, cheé uicina alia térra, prima che fia tagliata riceuendo 
dalla uicinanza l'humore , per le radici fenza 'nodo, & húmida fi rende. ma quella, che c 
di fopra uerfo la cima , perlauehemenzadel calore mandando in aere i rami fuoi tagliata , 
che fia alta da térra da uinti piedi, & polita, per la durezza de i nodi fuoi é chiamata fufter-
na.ma la parte inferiore quando tagliata c partirá per quattro tagli doue feorra l'humore 
trattoneiltuorlo fiapparecchia perle operedi legname, & fichiama Sappinea. Per lo 
contrarióla Rouere ahondando di térra ,8¿ hauendo poco di aere, di humore, & di fuo
co, guando é coperta di tena nelle opere terrene, riticne un'infinita eternitá. perche quan 
do etoccatadall'humore non hauendo raritá per liforinonpuo admetter nel corpo fuo 

humore, ma fuggendo da quello, refifte & fi torce, & fa le fiíFu re i n quelle opere, nel 
e quahfi truoua. Ma lo Efcolo per eífere in lutti i fuoi principij temperito é molto uti-

le nene tabnchc, ma pofto in acqua riceuendo per l i fori fuoi f humorc,fcacciato l'acre, 8c 
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I fuoco per laopcratioiic dcirhumida forra fi fuol guaftare. I I Cerro, il foücro, il faggio , 
perche parimente hanno la mefcolanM deirhumere, del fuoco , & del terreno , & raolto» 
Sello aere, paífandoui per entro rinimorc per le raritá, che hanno, prcílo marcifeono. 11 
poppio bianco, & il ñero, la Salce, & la Tiglia, & i l Vitice,fatiate di aere, & di fuoco, &; 
températe di humore, haupndo poco del terrcno,di tempra leggieri comporte , hanno ncl 
l'uío loro una mi rabile rigidezza. Non eílendo adunque dure per la mefcolanza dclla ter*; 
ra>fono bianche per la loro raritá)& ci preftano nclle intagliature una mirabile trattabilita. 
TAlno, che naíce uicino alie riuc de i fiumi, & non pare, che ci rechi moka utiütá, tiene, 
in fe bellifsime ragioni, perche é molto temprato di aere, & di fuoco, ne ha molto del ter 
reno, &: poco dcll'humore, & pero, perche non ha tropo d'humore nel corpo, pofto fral 
Uioghi paluílri fra gli fondamenti de gli edificij con fpeííe paliíicatc riecuendo In fe quel 11 
quore, del quale per fuá natura é bifogneuole, durg eternamente, & foftenta grandifsi-
mi pefi,& íl conferua fenza difetto, & cófi quello, che non puo per molto fpacio fopra ter: 
ra durare, poftoinacqua, eternamente fii conferua, Et quefto fi puo confiderare a Ra-
uenna, doue tutte l'opere publiche» & priuate fotto lei fondamenta hanno le palificate d i 
quefto legno. l 'Olmo, & i l Frafsino hanno grandifsimi humori > & pochiísima parte del-
raerej&deJfuoco,madella térra tcmperatamente,fi piegano poíle in lauoro,& pee 
l'abondanza dell'humore fotto il pefo non hanno durezza, ma prefto fi torceno, & fubi-
to , che per uecchiezza fono aridi diuenuti, o nel campo inuecchiti, queU'humore, che 
in quelli mentre ftauano abondaua, fe ne manca , & fi fanno piu dur i , & nelle commifiil 
re, & ne gli incaftri, per la loro lentezza riceueno ferme incatenature. Símilmente i l Car 
peno perche e di mínima miftura di fuoco, & di terreno, ma tiene grandemente dello aere 
& delí'acqua, non c fragile, ma fi puo riuolgere per ogni uerfo con grande utilitá. Et pe 
ro i Greci, che di quella materia fanno i gioghi de i buoi, perche Zygiachiamano i gio-
ghij.fogliono chiamare quella materia Zygia.némenoémarauigliofa la natura del Ci -
preífo, de del Pino. perche hauendo queít'alberiabondanza di humore, & hauendo egua-
iemiíluradeglialtriprincipijperla íatietá dell'humore fi fpaccano, ma alia uecchiezza 
fenza difetto ü conferuano, perche i l liquore, che é dentro a que corpi, é di amaro gufto, 
cjhe perragrezza non lafcia penetrareiltarlo,oueroaltrinociuianimaletti. Et pero le 
operefattedi qu^ftefortid'alberiduranofemprej&cofiil Cedro,& i l Ginepro hanno 
k iftefle uirtíi. & íi comedal Cipreífo »& dal Pino, uiene la refina, che noi Rafa chiama-
mo, cofi dal Cedro uiene l'oglio detto Cedrino. del quale quando fono onte le altre coíe 
come anche i libri,non fenteno tarli , né tarme. Gl i alberi di quelli fono fimili alia foglia-
tura del Cipreíro,& di quella materia la uena. SÍ dritta.Nel templo di Efefo ui é i l fimu-
lacro di Diana, l ánche l a trauaturadi Cedro, némifolamente , ma ne gli altri luoghi fa.~ 
cri nobili , fono le opere di quella materia, per lafua eternitá. Nafceno quefti alberi maf 
fimamente in Candía, in Africa, & in alcune parti della Soria. Ma i l Lárice, che non é co 
nofciuto,fenondaglihabitantid'intomo lariuadelpo , & i lid del mare Adriano,non 
fo lamente perla grande amarezza del fugo dal tarlo , & dalli caroli non é offefo, ma ancha 
ra non riceue la fiamma dal fuoco, nceíTo da fe non puo arderé, fenon come i l fafíb nella 
fornace, a cuocer la calce, con altri legni fará abbruciato. né allhora pero riceue fiam
ma, o fa carbone,ma per lungo fpatio a pena fi confuma. perche tra i principij, de i quali, 
ecompofto , ha pochifsima tempra di fuoco, & di acre, mala materia fuá di humore, &: 
di tena ifpefsita, & raífodata, &: non hauendo porofita, per la quale i l fuoco ui poíTa en
trare fcaccialaforza di quello, néfi lafcia cofi prefto da quello qífendere. Queftaper lo 
pefo fuo, non é foftenuta nellacqua, ma quando é condotta, fi pone o nelle barche, o fo
pra le Zatte di abete, Ma Toccalione porta, che fi íappia come quefta materia é ftata ritro 
uata.Diuo Ceíare hauendo lo eflercito cerca le alpi, & hauendo comándate a gli habitato 
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ri di quelle caílclla & terre, che gli dcíTero nettouaglic, & cfíendo íuí un forte caftcllo det 
to Laregno, quelli che dentro eráno confídandofi nella fortezza naturale del luogo, non 
uolíeno ubidire ; peril che rimpcratoreíi fpinfe auanti conloeííercito.Era dinanzi la por 
ta una torre fatta di ciuefla materia con traui traucrfi alternamente raddoppiati, come una 
pira in alto comporta j in modo > che con pali, & píetre poteua ícacciare chi haueíie Uolu-
to auuicinarfi. uedendofi poi, che quelü non haueuano altre armi, che pali > & che per lo 
pefo di quelli non poteuano tirarli troppo lontani,fu comandato, che m metteffero fot» 
to le fafeine, & che fe le deííeil fuoco, Et cofi preño i foldati ne fecero una gran raunan-
za. Dapoi che la fiamma d'intorno a quella materia hebbe appreíe le fafcinejlcuatafi al cié 
lofececrederejchetuttaquelIamolefufTe caduta a térra. Ma poi,che quella da fe fu 
eílima, ^cefíata/iuide la torre non eííer ñata tocca dal fuoco, ammirandofi Cefare co
mando , che lontani dalli t ir i delle faette ci rcondaííero il caftello di trincere, per i l che i ca 
ñellani conftretti dalla paura fi diedero alllmperatore, i l quale poi gli dimando di che fuf-
fero quelle legna, che per la fiamma non fi confumauano. Alihora quelli gli dimoftraro= 
no quegli alberi, de i quali iui é copia grandifsima, & per quefto quella fortezza, & que-
fta materia fu nominata laregna. Quefta per lo Pó fi conduce a Rauenna nella colonia di 
Fano, di Pefaro, & d'Ancona,& in altri luoghi & terre, che fono in quella regione. Del 
la qual materia fe fuííe commoditá di condurne a Roma, fi cauariano grandiísime utilitá 
ne gli ediíicij, & fe non in tutte le cofe, almeno le tauole fotto le grondi d'intorno Tiíolc 
| cioécafe dipriuate perfone | (per efíer tutte le cafe feparate Tuna dalfaltra ) fe fuífero poftc 
di quella materia fariano libérate di pericolo del trapafare de gli mcendij, perche queñi 
legni non riceueno, né fiamma, né carbone, & da fe non ne poffono fare.Sono quefti albe 
ri di foglie fimigiianti al Pino,la loro materia é diftefa, & trattabiie per lauori di legnami 
non meno dclla Sappinea detta di fopra, tiene liquida rafa di colore del melé attico, laqua-
le édi giouamento ai ptifici. lohodetto di tutte lefortidi materia, di che proprieta fía-
no per natura, & ho efpofto con che ragioni fi generano. feguita che egli fi auuertifca per 
che caufa quello Abete, che in Romajichiamafopernate, fia peggiore dello Infernate» 
i l quale utilmente dura per lunghifsimoterapo nelle fabriche. Et di quefte cofe, come 
pare, che habbiano dalla proprietá de i luoghi boma, o uitio, accioche manifeftc fiano, a 
chi ui uorrápenfare, chiaramente efpoiTerd, 

Vitruuio ci ha infegnato quanto appaniene alia materia ( che cofi e$i fi ehiama H legname ) 
íltempo áitagliarglialberijaragmne.ilraodo di tagliarli>U mtma>& ufo lorcha detto 
M'^&ete, del Lance, & del Cedro cofe degne, di amcrtimmto , & ha deferitto alcuni alberi, 
conchmdendo chiaramente, quanto egli fin hora ha eftofio, Tsloi fimümente poner emo tutta la 
prefente materia fotto unafietto ,fecondo che letto hauemo ne buoni auttori. m i legname adun 
quefi confidera i l tempe, & i l modo di tagliarlo, la natura, tufo, & la comparatione delk par
tí > & deltutto . SecondoTheofí-afloil^ouere^lTe^p^lVmofi deono tapiare quando le 
fiante sbroccana. Ma t^cero, totmo, la Tiglia, & i l Fraffmo dopo la uindemia, Vitru. umle 
che i taglino Mprincipio daW^Autmno fin auanti, che cominci d (hirare i l uento refiro: C&lu-
meüa dai uenti fin a i trenta della Urna, che inuecchia; Vegetio dalla quintadecima fin' alia ui-
gejima Jeconda. H efiodo quando cadrno le foglie. Catone i l Ĵ ouere al Soleñitio, & quelia ma
teria , che ha del maturo, & del uerde, quando le cade ilfime. rolmo quando cadeno le M i é . 
Timo na cendo i cancnelfitrddla Luna. & é ojjeruatwne ^ftronomicaypercwche pcr lafor-
Y deua Luna eghfi commoue ogni humore. Tirando admque la Luna Rumore alie radkiil re-
r ü í í d f f r f tm*fa™ Pltipiiro,&piupurgato., TercheTlinio mole che safbctüla notte, 

¿ \ i Z J f W n I i r U f^S 'or parte conuenga. ^on fi deono ufare i lernamife non paf-
jatt i tre mejh n i tirargaper U rugiada > [dopo i l mc^ogiorno > Commciando la Luna afir
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rvare>deonfttavliare aguanto d'mtorm per lafciare ufcire l'humore : & poi Ugliatidi mtto 
fcor%arli: é jfecialmcnte qudlh chefannofrmo. néft deono tagliarefe non futto i l frittto. J^-
poni g/i alberi tagUati douc né ilgran Solé, né i ucnti gli diano. alcuni fiuno unti difterco houi-
no, acciochefijscchino egualmente. La Cañagna ft purga nellacqua del man, U materia>che 
f i adopera al torno ,ft fommerge nell'acque, & riel jungo per trentagiorm; altri ugneno la ma
teria di morckiaper li tarl'h & quella, che per tacqua figuafla, jifuole impegolare. La mate
ria inuecchiata d'allume bagnata non arde. La natura , & ufo de legnazni é qitejia. L\Alno 
é buonograndemente allepalificate, ne ipaludi) j & luoghiflmialh ma all'aere non dura, tiSfato -
10 j che éunaJpecie dií{ouere, éimpatientedeWhumore. L'Olmo aliofcoperto fi condenfa >ma. 
altroue fi fpacca, & la fuá radice é beüiljima fi-a tutti i legniper la uarietd de i colorí, & per 
uncerto luftro, Dapoi laradicedeWoliuoébelliffima.il Teigo, & i l Tino durano fotterra 
eternamente. l l I{puereper effer (peffo, neruofo, dipochifori, é ottimo alie opere terrene, per
che nonriceue l'humore, & foJienta i pefi mirabilmente. La Quercia non inuecchia. llFag-
gio, la luglande non fíguafianoperi'acque, l l SouerOyilTinaflrOyil Moro, íjícerojOlmo non 
fono inutili aWufo delle colóme. Ma alli tajfeüi y&ufo deUe trauature la Isloce Euboica, ma 
jopral tutto ítAbete; alqualeperb di leggierifi attacca i l fuoco, nelrefto é utilijfimo, né gli ce
de i l Ciprefio. quefli nonfente uecchie'X^a, né tarlhné dafefi rompe, bene é uero chepefa mol-
tOy & é buono per f a r porte. Iŝ afce & crefce drittijjimo per natura fopra tutti gli altri alberi, 
11 Tino fi tarla, perche i l fuo liquore épm dolce che quello deWjlbete. // Lárice é buono per l i 
pefi y &per l i trauamenti. dura* & é neruofo y & non fi tarla, pare che delk fiarnme fi fdegni; 
puré uediamo che egli arde, uero é che un troncogroffo di quello con la fcór^a molto refijíe al fuo 
co. tOliuo y i l Ficcy la Tigliay il Salice non fono buoniper le trauamenta. La Taima fi uolge 
contra i l pefo, i l Ginepro épropoflo alie trauaturefcoperteya cui fimile ( benche pin fodo ) é S 
natura i l Cedroy del quale Vinitiani hannojutto bellijjme porte alie fale delle arme, é legno ódo~ 
ratiffimo. // Cerroy & il Faggio 'non durano a i lauori dilegnami, come fono lettiy menfe,tauole, 
L!%AbeteyilCipreffbyilFaggiOy & anche i l Te^^p > benche fiano fragiliyperb fono bnoni per 
cajfe y letti y&afj i fottili .fimili a quefli é l'Elice. inutili fono la luglande, Folmo, & il Frafji-
no: percioche la luglande fatt a in tauole fácilmente fi rompe y &gU altri alberi cedenoy&pun-
teggiano, Ma lo Frafjino é uhidientifiimo altopera, & cofi la Isloce. benche gli antichi nonne 
habbiano fhtto molta confideratiote: éperb agiorni noñri molto ftimatay & adoperata in mol-
tiy & fottiliffimi lauoriy & dipiu fort i . l l Moro é lodatoperche col tempo fifupiu nerOy&du
ra molto, L'Obno é buono a i cardini delle porte Í perche ferua i l rigor eyma la radice deue efier 
poña di fopra, dello ^ícquifoglio fifiinno leftangey & cofi di Lauro y & a Olmo. i gradififau
no di Orno y & di Lauro: & le chiauette di Corno* per cannoni d'acque cop erti fumo bene iLTi~ 
noy & il T e ^ o . Lárice femina di colore fimile al melé y é buona per adornar le cafe ^ejfendo 
fiatoauuertitoyche nelle tauoledeipittorié immortale.&peróé buona per le Jiatue ypercbe 
non ha i neruiftefi per lungo, ma interrotti, uarij , & minuti. Vfauanogli antichi i l Loto > it, 
Bojfo y i l Cedro %il Ciprefio, & la radice deWoliuo piu foday & i l Terfico Egittio per fume le 
flatue.ma perjúrele tauole da dipignere ufauano gli antichi i l biancoy & Uñero Toppio. L t 
Salceyil Carpeney i l Sorbo, ilSambuco, i l Fico, Ládano alcuni la Giuggiola > & per lo torno i l 
Faggio y i l Moro, i l Terebinto, &(pecialmente i l EoJJo > & l'Ehano, l l leonero difficilment& 
s accompagna con altri alberi, & rifiuta la collaycomefhnno tutti gli alberi lacrimantir¿r cref-
\t y & ogni legno, che fi puo radere. 7\(o« ftanno infierne gli alberi y che fono di natura difieren-

ti y come íEdera > i l Lauro > la Tigliaper effer calidi, con i nati in luoghi humidi. Similmente 
non ftanno lungamentein colla fEfculo y & la Quercia y né fi deono accompagnare tolmo xiL 
Frajfinoy il Moroyil Cireggio conilTlatanoy & l'^ílno y perche quefti fono di natura húmida* 
quelli difecca. d i alberififogliono comparare, ó" quanto al tuttOy & quanto alleparti:quan-
to al tutto gli infecondi fono piufemi de) fiuttuofi: ifcluatichi né qon rumo, né con faro colti 

pin 



¿«rf. C/í «WWÍÍ»& terdmi tm ijruttuoft piuforti. De i dolci p 'tu crefceno gli fltrili, che i 
ferttli. Tin nodofigli sierili del tnítOjO queüi, che a- uicendajruttano y. che iferaci. Tro, i no-
dofi i cor t i fono pin dijficili. Sonopiu nodofiquelUy che nodriti joño in conuaüi, & piu corti da i. 
montani. Ma i montani pin fcrmi, & piu groffi. Sono piu molli i nafciuti in luoghi humidi,. gfet 
ombrofi degliaprtchi, l legni di color bianco fono manco denfh& piu trattabili. Ogni ma-. 
tmaponderofa della liggiera,, épiu jpejfa, •¿tfét dura, & quella épiufi-agile. finalmente queU 
liy chepiufi conferuano inuita > durano anche tagliatipiu lungamentedegli altri» Hora quan-
to alta comparañone delle parti i che quanto meno ui é di midoüa tanto piu ui é di fortez^a; La 
partí piu uicine alia midoüa fono piufortiy&lepiuuicine alia feor^a, fono piu tenaci, & la 
feggioreétjílhwno, Lepiu uieme. alia térra fono piu ponderofe, le di mezo fono piu crejpd le 
interioripiu cmmode, le ejpofle almeno di piufecche, & fot t i l i&hanno la midolla piu ui-
ciña al cortice. In fine rnolte cofe rcflarebbeno a diré* ma quefte uoglio chefiano a bañando.. l l 
rejio fitroua raccolto congrandiffma diligen^a da León Battifta. nel fecondo libro, & di Tli~. 
tmnelfeflodécimo>&inTheofrafto . Maquello cheédegnoinVitru. di auucrtimento , é la 
doueeglidicedeüo ̂ beteyQuadrifiuuijsdifyaratur: non che Fitr.non habbia bene interpretato. 
& fimilmenteTlinio quando dice y Qm habeant quadripartitosuenarum curfusy bifidos autm 
€mninofmplices\maperche Theofrajio dice di%pus y monoxpusytetraious . Taróle tradotte 
da Theodoro Caxa, Quadriuiuasy biniumas, &uniuluas: come dice Hermolao Bárbaro.lequa-
l i parole, & nel Greco, & nel Latino non danno bene acCjntendere quclloy che é in fhtto . dico di 
Theofrajio y & di Theodoro yfe forfeTheofiaflo non uuole diré monoroHSy& dirousy& tetra-
rous;.ilchenon ardireidiporre;percheeglifiuedealcunilAbeti tagliati a trauerfo hauere un 
corfo di uene y che uannoper un uerfo y & alcuni haueme duey che uno caualca taltro, come fe 
le dita duna mano attrauerfaffero le dita deWaltra; & alcuni haueme quattro pojii in modi di 
craticulao di rete; come chiponejfe le dita d'una mano attrauerfate jopra le dita dell'altra , & 
fopraqueüe anchealtre, firí a quattrordini. Eglifiha ojferuato, che lo .Abete crefando dan-
noinannoy neiprimianniaccrefeeil numero delleueney ¿r daimfimplice ordinediuene, chedi-
mojira i l primo amo nefit unaltro attrauerfato fopra quelle iljeguente annoy&cofi rmltiplica, 
fino al quarto anno:& quejia credo fia íinteüigenxa de gl i allegan amtori. 

• • ^ .. . _ • / 

; Del/o abete fopernate, & intérnate con la deferittione 
dell'ttApenmno. Cap, X . 

A s e E N o le prime radici del monte Apennino dal mar Tirreno in fino 
all Alpij&aH'eñreme partidi Torcana;mail giogo di quel monte giran 
dofi, & con meza uolta appreflandofi alie riue del mar Adriano, peruiene 

¡ coni^oigiriuerfoilmare,la onde la fuá piegatura di qua, che rignarda 
aile partí di Tofcana, & d i Campagna, émoltoaprica , & fiorita, perche del Vonti-
nuo prende uigore dal corfo del Solé, mala parte di lá ,& che uolta al mar di fopra 
lottogtacealSettentrtone,eperpetuamcnte&forca,&ombrora. douc gli alberi, che 
lono m quellapattecflendo nodriti di uirtu húmida , non folo crefeono in irmifurata 
grandezza : ma anche le lor uene pregnanti di grande humiditá tumide^ gonlic íi íatiano 
delUbondanzadcl ltquorc ; ma poi quando tagliatc, ¿^ irpianate hanno perduto i l uigo 
renaturaJecangiandocoireccarfi i l rigore delic uene di lentano per la loro rarita note 
«i luani tc ;& pcrciuefta ragione non hanno ne gli edificij da durare. Ma qucllichcin 

1 r r r Sole 0̂110 8cnerati' nonhauendoalciinararitátra le uene loroafciut 
m U 0 A ^ . ^ P ^ ferme, perche i l Solenon folamentc dalla térra aíciiigando , 
ma ancuc da gh alberi eaua rhumore. fk ptro que^li, che ícnp in L arce cfpoíb al Solé 

aflbdati 
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íTodati pér la 'dehíita ckllc«crie, nonhaUcndo raritá aícüria Hall'hümorc, poi dic fi mtt--

teño in opera, piani, & politi dqrano con molte ütilitá alia uecchiem. & pero quellií» 
che fono dalla parte ínferiore deirApennino, perche fono portati da koghi aprichi, fo»-
nomiglioridiquelli, che nafceno nella parte fuperiorc, & uengono da luoghi opachi. 
lo ho cfpoílo quanto lio potuto con ranimo confiderarele copie neceííarie al fabri
care, di che tempre fiano per la mefcolanza de i loro principij, & qualiperfettioni,&: 
difettihabbiano,acciochemanifefte fiano a chi intende di fabricare. & peróquelli»i 
quali potranno feguitarele leggt di queftiprccetti, farano piu auertiti, & pofcranno far 
dcttione nelle opere dell'ufo di ciafcuna fpecie. EíTendoíi adunque detto delle |>rc;para-
tioni della materia. Refta che ne gli altri uolumi io dica de gli edificij, & prima de i ;fa 
cri Tempij de i Deiimmortali,&delleloromifurc, & proportioni, come conuienc 
all'ordine propofto. 

Ha uoluto Fitrmm net décimo, & ultimo capo di queño fecondo libro porre la diffhrcn'̂ a. 
degli alberii che nafceno dalla parte del Solé , che aprica ft chiama , da quüü che ne i 
luoghiombrofi rigmrdano al Settentrione. é fácil cofa , & confemata da Talladlo neWundfr-
. cimo libro al quinto décimo Capo > & da Tlinio nel fefiodecimo libro»al trentefimonono Capo, 
Et qui fia fine deljecondo libro, 

l L T E R Z O L I B R O 
D E L L ' A R C H I T E T T V R A D J 

M . V I T R V V I O . 

L Deifico Apollo nelle ripofte date a Pithia afiFermo Socrate efler di tut-
ti gli huomini fapientifsimo. Quefti (fi dice)che con prudenza & dô fe-
tifsimamente diceííc, chebifognaua, ché i petti de cgli huomini fuíícro 
come fineftre^ & aperti, affine, che haueííero i fcníi non occulti, ma J>a 
lefi daeííerconllderati. Voleffe Iddio, chela natura feguitando k o-
pinione di Socrate fatto hauefíe i petti apparenti> & chiari: perche fe co 

íi fuííe ítato non íolamente le uirtu & i uitij de gli animi l l uederiano; ma anche le fciea-
2e>delle difcipline a gli occhi fpttopofte con eerto giudicio s'approueriano > de a gli era-
d i t i , & intendenti huomini grande, & ñabile riputatione s'accrefcerebbe.& pero, perche 
la natura non a modo d'altri, ma ai fu o cofi fare ha uoluto, non puo cíTercchc gl i huomi 

mi con gliingegni fotto i petti ofeuratihabbiano potuto giudicare come fono le feienze 
de gli artiíicij del tutto afcofe)& gli artefici anchora che promettino la loro prudenza jfe 
nonfaranno dinarofi, ouero fe non faranno ftati conofeiuti perla uecchiezza delle loro 
officine, o non haucranno hauuto gratia, & eloquenza da piazza , non poffono per la in-
duftria de gli ftudi loro hauere tanto di crédito, che creduto lor fia quello, di che fanno 
profefsione. & quefto fi puó fpecialmente conofeere da gli antichi ftatuari, & pittori s 
che diquelli,coloro che hanno hauuto i fegni di dignitá, & la gratia di eífer commenda 
t i , con eterna memoria fi mantengono alia pofteritá. Come fu Mirone, Policletó ^ Phi 
dia, Liíippo, & gli altri , che hanno con l'arte loro confeguita la nobiltá. perche come 
alie gran Citta, ouero a i Re, ouero a nobili huomini fatti hanno opere, & fabriche, co-
íi hanno ottenuto quello, che io ho detto.Ma quei, che né di manco ftudio, & ingegno, 
& folertia ftati fono > né manco bellc opere hanno lafeiato a gli ignobili cittadini, & di mí 
ñor fortuna, non hanno lafeiato ricordo di loro alcuno eperche non dalla induftria,& 

folertia 
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folertia dcirartfiimadatla felicita fono ftati abbandonatí : come fu Helias Atlienlcfe , 
ChioneConnthiojMiagroPhocefejPharaceEphcfiOi Bedas Bizantio , & molti altri. 
SimilmenteipittorlcomeAriftomene ThaficPoliclc, & Atramitino, Nicomaco,& 
gli altri, a i quali, né induftria, né ftudio dellarte, né folertia mancó , ma ouero Ja poca 
robba, o la débil fortuna, o Tefler fuperati nclla ambitione delic concorrcnze da gli auer 
larij , pofe oftaculo alia dignitá loro. Né peroegli é da marauigliaríl, fe per l'ignoranza 
dell'Arte fi ofcurano le uirtu: ma bene l'huomo ñ deue grandemente sdegnare, quando 
fpcíío la gratia de i conuiti luíingheuolmente ,.cofi da i ueri giudici j alia faifa approbatio 
ne couduca.Et perbfe(eome piacqueaSocrate)ifenfi, & leopimoni>&Ie fcienze cre-
fciutcdalledifciplincfuííeroftatechiare,& manifeftc , non ualerebbc la gratia, non 
Tambitionc: ma fe ci fuífe, chi comiere, & certe fatiche impiegate nello impararc le dot 
tr ine, giunto fuífe al colmo della fcienza, a queílo fi darebbe uolentieri i lauori nclle ma 
n i : ma perche quelle non fono i l luf tr i , & ápparenti, nello afpetto, (come penfamo che 
bifognaua)& io uedo,che piu prefto gli indotti, che i dotti auanzano di gratia; non iíli-
mandoiojchebuono fia i l cotenderecon gli ignoranti di ambitione : piu preflocon 
^üefti precetti dimoftrero la uirtu della fcienza noftra. Nel primo libro adunque, o Impe 
ratore, t i ho efpofto dell'Arte, & che potere ella habbia j & di che difcipline faccia bifo-
gno j che l'Architettofia ornatojS¿ foggiunfi le cagioni,perchecoíi bifognaua , che 
cgUammaeftratofoíTej&diuifiínfomma leragionidellaArchitettura, &:diuifepoij io 
rhodiffinite:& oltraqueftodifcorrendo,ho dimoftratoquello, che era prima,& ne-
céiiTario dellemura, comefare fidcbbia la elettione deiluoghi íani : & h o dimoftrato 
con defcrittioni di lince, quanti, & quali, & da che parte fpirino i uenti: & ho infegnato 
di fare i giuííi cómpartimenti delie piazze , & de i borghi dentro le mura, & con quefto 
io ho pofto fine al primo uolume . Nel fecondo anche iohofornito di trattare della ma
teria, che utilitáfi habbia da quellane gli edificij ,& che uirtu le dia la natura. Hora nel 
terzoio diro delle facre cafe de gli Dei immortali, &efponeró in che modo cífer deo-
nodifegnate. 

Detto háFitrumo mi f rimo libro al twxg Capo, che tre fono le partí dcWArchitettura, una 
ddle quali era la edificatione: detto hafimilmente, che la edificatione era in due par t i diuifa, 
una dells quali apparteneua alia fabrica delle opere communi, & puhliche, l'dtra era pojla nel 
iefabriche f fínate . Ua uoluto, che le diñributioni delle opere publiche fufjerodi tre.maniere, 
l'unapertirime alia difefa, l'altra alia religione s la terza alia opportunita. nel ntedefimo libro 
hafernito quanto sajpettaua alia difefa.Doueua tglipoi trattare delle fabrichepertinenti aüa re 
iigions y ma parendoglimoho necejfario ejponere & Li materia> & ilmodo per poneré infierne la 
materia(fecondo che egli ha detto )diedefoggetto al fecondo libro.nel quale chiaramente ha trat 
tato Mía materia piu necefaria aüefabriche.-eftonedo la natura,l,ufoi&le ragioni di quella ;pe 
rd hauendofi shrigato da queüa, ritorna hora aüa diflributione delle fabrichepertinenti alia % 
ligtones&tratta de ifacri tempij nelter^o, & nel quarto, ahbracciando tutto i l corpo della 
frefinte materia, per ilcheftpuo diré, che qui co-mincia tutto i l bello, che dimano, & d'inge-
gno safietta daüo Architetto. Qui l'ordine ha luogo, qui la di¡¡>ofitione difemt, qui la fmme-
t r i a ,&tUecoro ,&la gratia fannoprona yquifi Jeme la utilita deüa^dijiributione. neüe 
qualicofeilualoredelloArchitettoJaforxadeWarte^acm dello ingevno riluce. Onde 
*jp* fi m * diré col gran poeta. 

O Mufe \ o alto ingegno hor niaiutate, 
O mente?cbe feriuefti cid ych'iouidi j 
Qui fi parra la tuanobilitate. 

Et Heramente, ¿ degna confideratione quella, che ftfaráfopra la prefente materia, & moka 
vilmente e.Jiatoauumito Vhm.nnperochefapendo egli la ¿ande importan^ deüa co

fa 
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fa, & che infinita é ta fchicra dcgli fciocchi, fi ha mofo a deftdtrar quello, che diftderaua So 
crate, che haueffe l'huomo, cioé che cglihauejk ma fineflreüa nelpettOt accioche dentro ¡i ue-
dejjé la fcienxa t^Arte, i l bene 5 & il male, che dentro ni fufe. Ver che La Grada, Ü fanorcla 
fortuna luogo darebbeno, quando i l perito, & intelligente con lo imperito & ignorante di pari 
uenijjero aígiudicio dcllegenti.farcbhe la Virtü dipiuftima)&PiAwoganxa cederebhe alia mo-
deftia. Credo io che Fitr.hauejíe bello, & alto penfiero, uim, & fbaue gufto delle ragioni del-
tUrchitettura, onde infe¡icj]bgodcndone-,difidcraim, che tuttdlmondo conofccfje la bellcx^a 
dellauirtü. &perd concorreuanella opinionediSocrate j la dignilddel qualefu giudicatadalla 
facerdotefja Tithiaper nome di apollo efflre difapientia fopra tuttigli huommi, Cortamente ió 
ho ojferuato, che nonfenyagrande cagioneFitru, hapropofto iproemi aifitoi uolumi¡perche 
efjendo il proemio, ( come dett o hauemo nel fecondo libro ) quello, che prima ci é propojio, <¿r 
per quefio riguardando nci con maggiore attentione quello, cheprma ci uiene inan%i, bello, & 
conuenemle auuertimento é di proponer ene i proemij quelle cofe, che mi uogliamo, che /¡ano 
grandemente cpnftderdte, <¿r attefe. FPiole adunque Fitr. ( dapoi che la natura non ha f a t t o 
a modo nofiro ) che almeno cifer^amo feoprire con la ecceüen^a deW.Arte quello, che nc ipetti 
noflri é rimhmfo. La eccellenca adunque deU\Arte ( come (pefje uolte hauemo detto, & cigio-
m di replicarlo Jépofla nella ragione, la quale Fitr.hapoflo nellefeipredette cofe. Quefta egli 
ha'chiamato difeorjó, cofa fignificante, & forma. Tero fe alcunofia, che uoglia uedere pin.a 
dentro,& ritrouare la ueritd delle cofe, i o lo prego, che con benigno animo legga i l fottoferitto 
difeorfo, & ritrouando quello, che egli defidera,lodi meco la bonita di Dio. & fe del tutto egli 
non fard fatisfntto, aggmnga lo fludio, & ilfhuore aWopera da me cominciata; tuno per ritro-
uar i l uero, íaltro per accettare i l buon animo, del quale io mifitecioperpetuo debitore. Tanta 
é lafor%a deüa proportione, tanta é la neceffitd, tanta él'utilitd di ejja nelle cofe, che nonpm 
alemo né aWorecchie, né agli occhí, n é a gli altri fenft recare alcuna dilettatione ferina la con-
ueneuolexga, & la rijponden^a delta ragione, la doue tutto quello, che diletta, o p i a c e , non 
per altro diletta & piace ,fe non perche tiene proportionata mifura, & moderato temperamen
to . J^pn prima con diletto, &piacere neWanimo per le orecchie difeendeno le u o c i , & i fmmí 
che tra fe non conuengh 'mo inproportionata ragione di tempo, & didifianxa. Le belle inuentio-
ni de gli huomini tanto hamo del buono , quanto piu ingeniofarnente fono proportionate. Effi^ 
cacifjima cofa é nel comporre, & mefcolare le femplici medicine, la proportione, come nelfhre 
la Tiriaca, & i l Mitridato. Diuina é lafor^a de i numeri tra fe con ragione comparati. néfi puo 
diré, che nella fabrica di quefta uniuerfitd, che mi mondo chiamamo, & nelpicciol mondo an
chara, fia cofa piu ampia,pin degna della comeneuolex^a delpefo, del numero,& deüa mifura, 
con la quale i l tempo, lo ¡pació, i mouimenti, le uirtü la fuuella, lo artificio, la natura, i l fa~ 
pere, & ogni cofa mfomma diuina, & humana é compofta, crefeiuta, (¿rperfetta. líche come 
é uero, cofi nonftimo io, che útil fia i l uolere conpiu ampie indottioniprouarlo. Quando adun
que fard da mi con bello, &fottile amedimentoprouifto, che tutto quello, che fardjutto da mi 
fia con le ragioni delleproportioni compofto: non folamente faremo giudici degni delle opere de 
gliantichi, ma anchora imentori, & operatori da mi flqfi di cofe rare, &eccellenti.&quan
do bene Vitr. non fi trouaffe al mondo, potrebbe colui che ñeramente intendeffe i l ualorc delle 
proportioni, ritrouare imumerabiliprecettid^írchitettura, néper temerariofarebbe hauuto, 
percoe m difefafua prenderebbe la ragione. la qual cofa ha dato riputatione agli artefici,com-
modo al tnondo, & gloria a i Trincipi. Folendo adunque mi trattare delle proportioni, diremo 
primieramente,che cofa éproportione,diflingueremo le jpecie fue, & in fine comparando tufa 
di ciajcunafpecicacciochefappiamo quale proportione a qual fabrica conuenga. Moho am-
piamentefiftendequejhnorne di proportione nella Jua figmficatione, perche o?ni conuenienra, 
&fimiglianxa di cofe uolgannenteédetta proportione, & anche nella u i r tu l foflanra > nella 
f w t á i & M k ñ ^ noi parlamo dellauerapropor" 
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che é cmpefafottó la qimntiü. non che la proportione[ta ¿¡uantita, una perche e própria 
r.tantita. Trouanfi due maniere di quantitAy una é detta continnajcome linea, fopa-ficie. 

che fecondo ciafcuna f i dica, k cofe ejjere eguali, o difeguali. Benche quefla proprieta fia ¡la
ta trascrita in •molte all re cofe,che non fono quantita,perche tutte le cofe-, ddle quali fipuo fhn 
trafe alcana co?nparatione, cuero fono eguali tra fe, & pari, ouero difegmli, & dijpari. Hora 
jo dicojche la proportione é nel num ro di qiicUe cofe > cheft riferifceno ad altre, & lo efferfuó 
t? tale, che non fia da fe, ma ha riguardo ad altro: & perche una cofa in comparatione d'unai-
tra é o piu, o meno, o tanto: pero Míe proportioni altre faranno tra cofe pari, & eguali, altre 
tra MftguaU, o maggiori, o minori, che eüe fiano. Ma perche noi ragionamo di quella propor
tione 7 che f i truoua nella quantita, pero dicemoyche proportione altro non é, che una termmata 
hahkudmeyñfbetto, o comparatione di dueqttantita comprefe fotto uniftejfo genere . come fa-
rebbe dnenurncri, dueccrpi,due hioghi,duete7npi,duelinee ,duepi*r7fi.percioche non fi puo 
direpropriamente, che la linea fia minore, o maggiore yOpariallafbperfide , come e^lijia be-r 
ne a diré; che una linea, épari all'altra, o maggiore , o minore, perche la comparatione ft fk di 
eofe comprefe fotto unifteffo genere. Diffh termmata, non inquanto a mf¿ né in fe certa, ma 
tale che non puo efjer altra,come fi dirá dapoi.íjpedita adunque la dijjinitione deüa proportione, 
maniffia cofa é, che ritrouandofi ella nella quantita, alema appartenera alte mifure, alcuna a i 
numeri, alema fard mefcolata di numeri, & di mifure. La pertinente alie mifure, che fi chia-
ma Geometricafard neüe quantita continué, le quali tutte cadeno fotto mifura . La pertinente 
a numeri > che é detta tArithmet ica, é neüe quantita diflinte, & feparate , come quando egli fi 

comparatione da numero, a numero. La mefcolata di numeri, & di mifure', che Harmóni
ca fi chiarna, é quella che compara i tempi, & g l i intemaUi delle uoci, & g l i eccefíi, -ir dijferen-
•zedeüe proportioniycoyne fi dird nel quinto libro. Hora diremo della proportione Geométrica, 
t i quale é quando fifa comparatione d'ma cofa continua alfaltra, & della lArithmetica, che fi 
fk tra numeri, uolendo adnnquenoi r'trouare le (pede delle proportioni, bifogna fapere come fti. -
no le cofe trafe compárate i una can Paltrít .per tanto ritrouando noi, che le cofe fono tra fe o 
egualiyO difgualiyfaceiidone la comp^mtione diremo, che la proportione fard di due maniere, 
t una quando fijara comparatione di due quantita tra loro* cioe mé una non eccedera l'altra,ma 
fard tanto apunto: & quefla é dettaproportiéHz di agguaglianxa. íaltra > quando fifard com
paratione di due quantita difeguati, cioé che una eccedera taltra: & fard detta proportione ái 
dijaguaglian^a. & cofi haueremo due forti di proportione ydelle quali la prima non ha fotto di fe 
dtra¡pede, perche lagguaglian%a non fi puo diuiderey perche non nafcefe non ad unifieffo mo
do . Ma lajeconda pm efjere m due modigeneraliyl'uno quando fi compara itpiu al nmod'al
teo quando ficornparailmeno al pm.ilprimcfi dird proportione di difa^uaglian^a dal rfUfr 
giore Jlfecondo yproportione di difagguaglianiyddnm^ fono le di 
£G?7iparare ilpin al meno y quanto quelle di comparare ibttem al piu:per6 dichiAreremo le¡pecie 
della proportione dalmaggioreyperchepoil\^trecifírannomanife¡ie.In tre modi adunque fi 
fa comparatione dal pin al mer.Oycioé in tre modiyilpiu eccede i l menoydico nella femplice pro
portione . I l primo é quando ilpiu contieneil menopiuuoltedpuntox& proportione 
mottiplice, come idquattro contime due y due fiate apunto,.^ noue contiene i l tre, 
tre fíate a panto. I altro ó quando i l piu contiene il meno y & di pin alcuna parte di quello, & fi 
fbiamaproportionefoprapartic&tarc rperciocheilpiu éfopra il meno di qualche parte, come 
quattro a troche quattro contiene tre nnafiatay & la fuá ter^a parte y che é, uno. i l tcrxo mo
do e quando ilpm contiene i l meno unafiatay& piu partí di qmílo^ms chique a tre; che chique 
contiene tre una fíat a, & due partí di efib; & quefia fi chiamapropanione fopra partiente; per
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cheil temincrnaggiore contiene ilmmoreumfictta i & fopra partifce qiwlloycon la agghmtt 
dipiuparti. Deiuftperóintenden'dicjudleparU,chenonmifurano il mto apunto. & quejic 
fono lefemplici, & uniuerfali jpecie dclla proportionc ddla maggiore difaggmgíianyi. Hora 
diuidermo hrenemente ciajcuna dellepredetteJpecie in altre pin particolari diflintioni. La mol-
tiplice adunquefi diuide in queflo modo .fe U maggior quantiú contenerá due fiatc > & nonpm 
la minore t ne nafceralaproportionechefichiamadoppia^fetre tripla, fi qnattro quadrupUf 
& coft ua in infinito, quattro a due é doppia, noue a tre tripla, otto a due quadrupla . La pro-
portione fopraparticolare f i troua in quefto modo: che fe i l pin contiene i l meno una fiata, & 
mexa ,fard la proportionefcfquialtera; comefei a quattro; perchefei contiene quattro intiera-
mente, & di pin la metajche fon due. fe coíitenera i l ter%o oltra il tutto fira-, la proportione fef-
quiterxa-tccrne quattro a tre, otto a fei:fe un quarto fefquiquarta,come dieci ad otto:fe un quinto 
¡efqui quinta, & coft ua feguitando in infinito. & fe uorremo hauere le jpecie dellafoprapartien-
te, diremo in quejlo modo: che i l piu contiene i l meno una fiata y & due partí deffo, ouero tre->Q 
qual tro coft in infinit o. fe contenerá due parti di piu del meno, diraffi foprabipartiente, co
me cinque a tre, che é un tanto & due ter^i.fe tre parti, chiamerajfi fopra tripartiente, come ¿ 
otto a cinqne, che é un tanto, & tre quinti .fe qnattro,fopra quadripartimte, come noue a cin* 
que, che é un tanto, & quattro quinti. & cofi riel reflante. & quejie fono lefyecie della mag-
%ior difagguaglian%a nella femplice proportione. Le compofle ueramenté fono due ; & fi ebjér ' 
mano compofle, perche fono Jattedi due femplici. Laprima é detta moltiplice fopraparticolare > 
la feconda moltiplice foprapartiente, perche ritengono la natura di quelle proportioni,delle qua-
li fono compofle. inquanto adunque laprima é detta moltiplice, ne fegue, chel maggiore conten
ga i l minore piu uolte; & inquanto é,detta fopraparticolare ,ne fegue, cheil maggiore contenga 
i l minore, con alcuna parte di quello. & pero la moltiplice fopraparticolare comparando ilp'm 
al meno,ritroua che il piu contiene i l meno piu uolte,ér qualche parte di queUo,fe duefiate,& la 
meta,fara proportione doppia fefquialtera, come cinque a due:fe trefiate,& la meta, fard tripla. 
fefquialtera,& cofi in infi,nito:& fimilmente due,&un ter^p comefette a tre,doppiafefquiterxa; 
fe tre fiate , & un teryo, fard tripla f e f q u i t e r 7 g . & cofi ua difeorrendo . Tarimente la molti
plice fopra partiente proportione in quanto moltiplice, ilpiu contenerá il meno piu fiate, & in
quanto foprapartiente ilpiu contenerd alquante parti del meno .fe due fiate,&due partifard dop 
pia foprabipartiente,come dodici a cinque ;fe due fiate & tre parti, fard doppia fopra tripartien
te, come tredici a cinque, i¿r cofi m infinito.come fe ilpiu co'/itenejfe i l mtno tre fiate, & due 
parti,farebbe tripla foprabipartiente,come dicejfettea cinque;fe trefiate,& tre parti,farebbe tri 
pía fopratripartiente, come diciotto a cinque. & cofifeguendo neWaltre. & perche per uno ri~ 
jpetto eglifi conofee l'altro, pero dalle Jpecie delle proportioiii della difagguaglianTg del mag
giore al minore, fi hamo le Jfacie della difagguaglian^a del minore al maggiore : né ui d 
altra differen^a , fe non che fi come nella prima fi cominciaua dal piu , & fi termina-
ua nel meno, cofi in quejla fi cominda dal meno, f i termina nel piu, & fi muta quella 
particola fopra, nella particola fotto. pero fi dice fotto 'moltiplice; fotto doppia ,fotto fefquialte
ra ,fotto fefquiter^a. Zglifi deue auuertire, che in due modi una quantitd ¿parte dcWaltra , i l 
primo équando la parte duna quantitdprefa fecondo alquante fíate apunto, entra nel tutto di 
punto; cioé quando ilpartitore entra apunto nella cofa partita, & niente gli auan^a. Quefy 
noi chiamaremoparte moltiplicante .¿rquefla é la uera,& propria mtelligen^a, di queño 
nome, che parte, fi chiama. In altro modo parteé quella > che prefa quante fiate uuoi, mai ywn 
ti rende lintiero, & f i chiama parte aggiunta, imperoche aggionta con un altra parte fh i l tut
to. Üeffempio della parte moltiplicatae, come due a fei,imperoche due mifurafei,& ui entra 
tre fiate apunto: come tre a noue, otto a trenta due. l'efempio della parte aggiunta é come due 
al cinque, perche due prefo duc fiate non fu cinque, prefo tre fiate pafja cinque. Ouefle parti ag~ 
giuntefono pero compojie di parti moltiplicanti, perche il dmécompoflo diunitd í lequalimiju-

TŜ  2. rano 

\ 



I t B \ 0 

rano áue, entrandoui dnefiate apunto. & tanto fia dctto cerca ladiffinhione i & dmiftone dclU 

fimiglian^c diproportioni/ichiamanoprcportionalitd: &ficerne la proportione érifpetto,& 
comenienia di due quantila comprefefotto MrifteJJogencre icofi laproportionaliía ó rijpetto, 
& comparatione non d'una quantita aKaltra , ma duna proportione aWaltra. Come fa-
rcbhe a diré laprcfortioney che éjra quattro &due,ejjcr fimile alia proportione, che é fra 
ott.o, & quattro. ¡mperoche & tuna y & laltra é doppia. Etperd tinte le doppie, tutte le tri
ple 3 tutte le quadruple, o ftano duno iflejfogenere, come tra linea, & linea, tra corpo, & cor-
po>o ftdnp di diuerfigcneri, come ira linca, & corpo, tra corpo, &fyatio, tra Jpalio, et tempo 
fono prcportknali ,&cmfegmite fanili: & doue é properiienalitd, mi é neceJJ'ario, che fia pro 
pert tone; f crche ( cerne sé detto ) la propcrtionalita non c abro, che camparatione di propor-
tiord. ma nenper lo contrario, perche fia quattro & dua, c proportione, ma non proportiona-
litd . 7\lcl¡eproporticnalitacovfíftcno tutti ifecreti deW^rte. Ma perche egli sintenda henc 
quantoJtoprir uolemo; egli é utile a diré, cot/icfi conofeem i denominatori dcüe proportionh co
me fi leua, come fi aggiugne, come fono moltiplicaTe, & partite, & poifi dirá delic proportiona 
lita, & termini loro. Ver [apere adunque ritrouare i denominatori delleproportioni, Ü chegio-
na aconofeerequalproportione ftamaggiorey qualminore:perche nelle fkbriche quelle hanno 
piu del grande, che fono di maggioreproportioney perche una ítan^a di due quadri > ha piugran-
dezga y che una di un quadro & me%o ejfendo, che la doppia é maggior proportione che lafefqui 
altera. Egli é dunque da confiderare, che quando la proportione é di agguaglianTg, croé qua i -
¿o fono tante imita y o mifure in un numero , ogrande^xa, quante fono m wnaltro, non é neceffa-
rio di ajfaticarfnn ritrouar denominatori y perche di quella (pecie di proportione non fi tro-
ua diuifione , non ejfendo tra le cofe pari maggioran^a , né mimranxa, J\eña adunque, che 
i denominatori fiano tra le ¡pede della proportione di difagguagliam^a. Breue adunque y & 
ifpedha regola di ritrouare i numenyda i qualifono denomínate le proportioni, é partiré uno eftre 
mo deüa proportione pert altro. Mperoche qüello, che ne uieneper tale partimentOy é fempre i l 
deneminatore della proportione.Vartire altro non é , che uedere quantefiate un numeroentra nel-
taltro y & quello, che auan^a. La doue é ragioneuole, che cklpartimento y & da quello, che 
reftafi comfea il nome di ciafcunaproportionc-ecco lo efiimpio .fe umifapere come fi chiama la 
proportione Ira quaUro, & otto, partirai otto per quattro, cioéuedi quante fiate i l quattro en
tra neílottd y & trouerui, che quattro entra due fiate apunto: da due adunque chiamerai la pro 
f ortione; che é ira otto y & quattro: & dirai, chelaproportione é doppia. Similmente fe uuoi 
fapere comefi chiama la proportione, che é tra cinque, & fedici, partirai fedici per cinque > & 
ritrouerai, cheí cinque entra in fedici tre fiate, & pera dirai, che i proportione tripla, ejfaS? 
~demmmata da tre, & perche gli refla uno y che é la quinta parte di cinque ypera dirai, che quel
la proportione é triplafifqiúquinta, & conofeerai, quella effer compofta, cioé moltiplice fopra 
f articolare, cofifurai nelle abre. Dalla fopradetta cognitione ( come ho detto ) f i caua que 
fiatmlitaycBTfípuofapere;qualeproportioneépoflatra\mag^oriy& quale tra le minoriy 

l<& V&k. íraffgiiali > & \ fmiU' -p t^or t im- :^ l i fméifueUe i che hanno fimili y & le ificffe 
demminationi y maggiori fono quelle y che hanno maggiore dmominationey & minori , mi-
Koreyperche la denom'matione é detta effer tanto grande y quanto i l numero y che la dinota. 
Et pera h quadrupla é maggiore della tripla , perche quella dal quattro , quefta é deno-
mmata dal tre . & cofi laffquiabera é maggiore della ffjuiterra y perche la fefquialtera é deno 
mmata dalla metalafefqmter^ da un ter^p. & ne i roíti quanto ó maggiore i l denominatore 
ííeL rom y tanto é minore il rotto, &pcro un quarto é meno dtin ter j o . herche quattro é rnag-
i Z l r - J ñ ^ J " ' 0 Un1 tr¥*Wim*ltera é maggiore dmatnpla fejquL'^rJa una tripla fef-
* * * * * * nU^l6re >che * * ¿ W * fefquialtera, & queño non per la denmiuatione del rotto y 

ma 
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fna per la denominatione del numero intiero, che é maggiore .Jimilmente nelk proportioni fopM-
mrtienti ma^iore é quella, che da numero maggiore é denominata. lítperchemegliosintcn-
da,io dico, m i la proportione foprapartiente é quando ilpiu contiene U rneno una fíat a, & pin 
partí di ejjb, & queflo é tanto dal numero di cffeparti, quanto dalla dcnominaiione, & quanto 
daWuno y & daWaltro . Dal numero delle partí quando ilpiu contiene i l meno !mafiata)& 
ducpartí di quello,// dice foprabipartiente ;fe tre fopratripartiente, &cofinel re(lo. Dalla de 
nominatiom delle parti, quando il p'm contiene i l meno una fiata, & le par t i > che fono ter%i del 
meno , ft dice foprapartiente le ter ̂ e, Dalí'uno -> & dalValtra , cioé dal nirmero, & dalla deno
minatione delle parti: come fe dicefje foprabipartiente le terxe. Dico adunquê che fecondolapri 
ma denominatione •> che efprime quante parti del numero minore fono contenute nel maggioreys'in-
tende laproportion maggiore; perche lafeconda, che efprime qualiftano quelle partí del nume
ro minore , é quella ijlejfa y come diré: la fopraottopartiente le undecime é maggiore , che 
la fopratripartiente le undecime , perche quefla dal numero minore , che é tre , quella dal 
maggiore , che é otto , ft denomina , effendo la feconda denominatione la iflefsa neWuna , 
<¿r neWaltm . Qui ci hifognerehhe la generatione , & la proprieta, di ciafeuna propor
tione , & quel bello difeorfo,, che fanno. gli jírithnietki prouando , che ogni dífiggua-
gikmqt nafce dairaggmglian^a-, & che la egualita é principio dclla difegualita , & che 
ognidifeguaiitáft riduceaWegualitarma bifogna lafeiare cofi alte confulerationi a quelliyche 
uogliono tronare i l principio di tutu le cofe créate , la mita trina di quello, & laproduttione non 
di ejuefee fhbricheparticolari, ma della uniuerfuá. del mondo, & delle cofe > che ni fono dentro, 
parleremo adunque del raccogliere > moltiplicare > femare > & partiré delle proportioni. Ver^ 
che Vitr. in rnolti luoghi, Ueuaypone ypartifee le proportioni ¡ come ft uedrd nel primo Capo del 
prefenl e libro, & alfeondo y &, aW ultimo. & nel quarto al terxp Capo. & infinite fono le occo 
renxe diferuirfip'm d'una che d'unaltm proportione, comenella diuifione de i corpi dellejubri-
che > ne glitAtnjyVabíiniyfale, loggie, baftliche, & altre cofe di gran momento nel raddoppiar 
i corpi y nel tronar le linee proponionali > nel fcor%are ipianí, nella machinatione, 01 in fomrm 
in ogni cofa aU\/í.rte fottopofla. í-lor al propoftto. Ver raccogliere dneproportioni infierne bi
fogna tronare i l denominatore della proporlioneprodotta: dapoi raccogliere i numeri pojii fotto 
laifleffaproportioneprodotta. Uprimo fifk aquefo modo.moltiplica i l denominatored!una. 
proportione y nel denominatore delialtra, & cofi ne refiera i l denominatore della raccolta , &• 
prodotta denominatione. i l fecondo ft fk moltiplicando tra fe i numeri antecedenti delle 
propofte proportioni , (¿r moltiplicando i numeri confegnenti anche tra fe , auuertendo 
che quefla regola ciferue nelle proportioni fimiglianti, cioé quando amendue fono della difa<?ua-
lianxa dal maggiore, ouero amendue dal minore. Hora aliejfempio. ecco la proportione cheé 
tra nouey& tre > é triplay&la ragioney che étra quattro é due é doppia: uoglio raccogliere una. 
tripla, & una doppia, & uedere che proportione nafce: moltiplica adunque i denominatori, 
che fono dne y <¿r tre: (¿r dirai chene uien fei. queño adunque faro, denominatore della pro
dotta proportione : &perb da una tripla y & da una doppia ne nafce una fefitipla. i l che ap-
pare per l i numeri moltiplicati d'amendue le proportioni : perche moltiplicando noucyper 
quattro y ne uienetrenta fei, & t r e per due nenien f i :la doue trenta fei rijpetto a feirítiene 
proportione denofmnata fefiupla. Foglio anche neüe fopraparticolari dame lo ejfempio^ 
& raccogliere la fefquialterayche é tra t r cy& due y & la fefijuiter^ayche é tratre & qnat 
tro y moltiplico mexo cheé denominatore della fefquialtera inunter%py cheé denominatore-
della fefijuiter^a, ne nafce due y che é denominatore dclla prodotta proportione : ]& pero da: 
una fe fquialt era y da una fefquiter?a raccolte infierne , ne nafce una doppia : moltiplica. 
adunque i numeri antecedenti y che fono tre & quattro y ne uien dodici, & i confeguenti che 
fon due c tre y & nenien fei .adunque dodici afei tiene proportione doppia. Quefio^iona net 
la tmificagrandememe. Ecco, quando la confonanxa mufiededetta diapente fia in proportio

ne 
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W fefquialtera,& lad'mtefJaron in fefquiter%a:fe egli ft ponerá, infierne luna y taltray 
fe ne cañera la diapafon, che é mproportion doppia.dhma quinta adunque, & d'una qmrta fi 
fa unottaua. Similmente addurremo lo ejjempio nelle foprapartienti.uolendo adunque #gg¡¡fa 
aere la foprabipartiente le t e r reóme cinque a tre; alia Jbpra iripartient e le quarte, come jet-
te a cinque >ftpiglia i l demminatore della foprahipertiente le ter^e, che é uno &^ due ter^i, 

molt¡plica infierne col denominatore della fopratriparticnte lequarte , che é uno y & tre 
quarti y&firaccoglie due > & undici duodecimi, da i quali nafcela doppia undecipartiente 
leduodecime. eccoy moltiplica cinque y & fette che fono liprimi numeri delle predette pro-
portioni y ft produce trentacinque: moltiplica anche i fecondi, che fon tre, & quattro, ne uie 
nedodici. trentacinque adunque contiene i l doáici due fiatey <¿rne auan^ano undeci duodeci-
mi-' &cofí fi raccoglieno leproportioniquando atnenduefonofimili. Ma quando fono diffimi-
l i , cioé una della maggiore y &l 'al tra della minore, aUhora quellaproportione ,.che é denomi 
nata dalla maggior quantitá yft deue partiré per Caltra. fia adunque da comporre una fono 
doppia y come uno & dui, con una fefquialtera, come tre a due. la fotto doppia é denominata 
dal due, come é la doppia. & la fefquialtera é denominata dallun, & me%o , che é meno del
la doppia. partifeafi dunque dua per un & me%o, ne refta uno, & un ter^o: & pero daüe fo-
predetteproportionine uiene una fottofefquiter^a. ecco una & due fopra, tre & due, mohipli-
ca i primi numeri y che fono uno, & tre ,fanno tre. i l che fi deue notare fotto una linea . da-
poi moltiplica due in due y ne rifulterd quattro y & tre a quattro, & in proportione fotto jef-
quiterxa. Ma quando hifogno fia di componere piu di due proportioni infiemey componerai con 
la terya quello y che rifulta dalle due prime, & la compofta di tre componerai con la quarta, & 
cofi anderai feguitando . & di queflo puo baflare uno cffempio. in quefti numeri, quattro trey 
tre & due, tre & u n o . Dalle proportwni adunque di quattro a tre y che éfefquiter%a > & di tre 
a due y che é fefquialtera y ne nafce y come sé detto, una doppia : laqualpartita, per la feguen-
te fequialtera tre a due, fíi la fequiter^a, la qual moltiplicata m una tripla, che ha tre ad uno 
fa la quadrupla , che ha quattro aduno . Dalle co fe gid dette ne nafce, che di due propor
tioni di difaguaglian^a dal maggiore infierne compofie ne nafce la proportione della dijagua-
glianxa del maggior e: ma l una & l altraé maggiore . confeguentemente da due proportioni 
della difaguaglianxa dal minore, fi produce laproportione della difaguaglianxa dal minore, ma 
tuna & fakra é minore proportione. Ma da una della maggiore, eír l'altra della minore fi fa 
tale proportione y quale é queíla, cheé denominata dal numero maggkre. Ma la proportione 
deWaguaglian^a, con quella della maggiore difaguaglian^t produce ia iftejfa proportione della 
maggior difaguaglian^a, &-fa lo ijlefio rijpomlente con la proportione della minor dijagua^lian-
Xa, per i l che fiuede y che la proportione dcWagguaglianxa moltiplicata infe fiefja produce la 
ragione deWagguaglian^a. Et queflo detto fia del componimento delle proportioni Ma quando uor 
remo fettrarre una proportione dall'ahrayet conefeer quale proportione rejh: bifo^napartire con 
queflo auuertimentcyche(fi come ne i.numeri s'é detto che fi lena il mnote dal margiore ) cofi nel 
le proportioni fi leua la minore dalla maggiore.Primamente adunque fi parte i l denominatore Mía 
maggiorcyper lo denominatore dalla minore}etfiproduce i l denominatore di quellayche rejiaydapoiy 
per l i numeri poflifotto le dateproportioni.pongafi adunq; fopra una linea trafuerfa i numer della 
maggior proportione ( che é quella che fi deue partiré ) & di fotto i numeri della minoreydanoifia 
moltiplicato ilpnmo antecedente numero di quelU proportione, che fi deue partiré 3 per lo confe-
guente del partitore, perche fi fara l'Mecedente, & primo di quella proportione , che refta, & 
per la moltiplicatione delfecondo rimero della proportione da efer diuifa per lo antecedente del
la dimdme y ne nafce i l confeguente della reíiante . & queflo modo conuiene col partiré de i rot-
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in doppiaípiattro &duc:moltiplica noue per diiCym nicne diciotto & tre in qMttrOtW 
U'en dodict.al (¡nalnumero diciotto é inproportionc fefjuialtera. Cofi anche nclk proportionv 
Copraparticokrefiprocederá > come farebbe il lemre una fefquiterxa da una fefqiiialtera. partí 
adunquc ildenonúnatore deüa fefquialteray ch'é uno & mexoyper lo dcmminatore delta fefqwter 
%a,cb'¿ uno, ¿r un tertynefiguira uno,& un'ottauo.Dalla propofta fottrattione adimque ne rzfta 
una fefqmottaua.tre a due é in fefquialtera, quattro a tre in fefquuer%a, moltiplica tre per tre 
Jn noue, due per quattro fa otto,ma noue ad otto é in proportione Jdfquiottaua. Finalmen
te nelle foprapartienti tioglio leuare una foprabipartiente le ter^e , da una fopra tripar
tiente le quarte . parteado uno > tre quartiyper uno&dueterxi-tnerifulta uno, & un 
lú^efimo. dal che ¿denominaia la proportione fefquiuigefma , comed faro, dato anche da gli 
amenimenti de i numerifiíte a quattro y cinque a tre. moltiplica fette per tre , ne uiene uen-
tiuno: & quattro per chique y ne uiene uenti: alqual numero fitroua ejjer in proportione fef-
qmuigefima il uenti. Dal partiré adunque la proportione della maggior difaguaglianxa y per la 
ragioney¿r proportione della minore, ne na[cera la proportione della maggiore i minor deWuna, 
& dell'altra. l l fimile¡i deuegiudicare delle diíjimiglianti proportioni, che fono della difagua-
glianxa dal minore :percíoche ne na fcerd proportione della minor difag'Mglianxayparimente mi 
nore deWma, &• deWahra: ma fe amendue faranno o della maggiore, o della minore difagua 
glianxa, & tra fe fmiglianti, cioé fe la propofta proportione fi partirá per fe fiejfayne ri-
fulterá la ragione deWagguaglian^a : & in fomrna fe una fará della maggiore > & íal tm 
della minore difagmglianxa > fi produrrá una proportione, che haasrá piuin quefta par
te ádli proportione , che fi deue partiré y che di quclla , che parte , ¿ r f t r aquella y che 
fi ejprime per lo-numero maggiore. Et tantouoglio y che dettofia dello accrefccre yfcemare y 
o partiré delle proportioni. ]{e.¡ia che noi portarno inanxi quelloy che piu importa * & é co
fa mir abite per ¡apere delle fmiglianxe delle proportioni $ & ci giouerá neíle cofe ciuili y ne i di 
feorfi della mufica , & in molte cofe, che tutto i l di ci uengono per le moni, fyefumendo 
quelloy che detto hauemo féconioil difeorfo di ^élchindo antiquoautore y che ame nongra-
uerá di poneré per maggior intclligenxa . primamente adunque egli pone quattro diffm-
tioni :&fon quejli , comeprincipij. 

Troportione é fcamhieuole habitudine di due quantitá fotto unifleffo genere. 
Orando di due quantitá comprefe fotto uriijhffo genere una parte Faítra y quello cherefÜa 

¿ la proportione della partita* alia partitrice. & queftas'é dichiarito. 
I-a prodottioney ouerola compofitioned* una proportione con taltra nonéaltro* che lade-

nominatione cjfer prodotta dalle denominationi. quefio con effempij mojiramo. 
L'efferdiuifama proportione per un'altra youero effer fottrattaynon é altro y.che quandola 

denominatione della proportione da ejferpartitaj diuifa per la denominatione della diuidente. D i 
poi egli pone alcunepropofitioni yche fono le infrafcritte, 

E la denominatione dellaproportione di qual t i piace di due efiremi y fará moltiplicatanel fe 
condoyfiprodurráil primo, perche fe per lafeconda diffinitionepartito ilpñmoper lo fecandú, 
ne nafce i l denominatore s adunque mohiplicata la denominatione nel fecondo > ne nafcem 
i l primo. 

La feconda propofitione é quejla.Quanda tra due é interpolo un7nexpychehabhiaproportione 
conammdu xproportioneyche hauerá i l primo alter^Oyfará edmpofla dalle proportioniyche ha 
i l primo al mexoy& ilmexp alterxo.fiano tretermini,dueyquattruydodiciy&quello di mexo hab 
hiaqualche proportione cogli eflremi.-io dicoyche laproportioneyche evtralpnmoeTlter?Oyé com 
pofta della proportione, che ha itprimo con quel di mexpy& akpfk di mexo con ilterxp.ejfendo 
adunque tra ducy& dodiciproportione feftiipla , dicoyche ta fefluplayé compofla dalla proportio
ne y che ha due a quattro y & quattro a dodici. ecco y il denominatore tra due & quattro,é 
due y dal che é denominata ladoppia > il denominatore tra quattro, & dodici i tre y dal che e 

dmominata 



denominata la tripla .fia dmqm duc a. quattro h, dodici c. ildenominatore tra due & quat 
tro d. traqnattro &dodici e. & il denominatore tra a & c fia f, perche adunqucda 
/ . nel c. fifa a. & da e in c ft fab. per la prima propofitione lo f. alio e, é come lo 
a. al h. & pero ejfendo il d. U denominatore tra a & b. eglifard il denominat ore tra 
f. & e. adunque per la iflejfa prima propofitione dal d in e ft fa f. perche admique la 
dencminatione deüo a. al c. é prodotta dalla dmominatione del b. al c. ne fegue per la ter 
%a diffinitione , che la proportionc > che é tra lo a , & i l c. come tra due & dodici i che é la 
feflupla, fiacompofladalla proportione, cheétra lo a , & b. cioé tra due, & quattro, che 
é doppia,& trab. & c. cioé quattro & dodici y che é tripla: adunque da una doppia 3 & 
da una tripla ne ñafie ma fejhpla. Seguita la ter%a propofitione di Mchindo. 

Sianoquantimexifinogliaidico che la proportione > cheé tragli eñremi, é compofla di 
tHtteleproportiom,chel}annoime?i tra fe. Sia tra a, & d. dueintermedtj b>&c. io di
t o , che la proportione di a> a d. é comp&íia delle proportioni, che fono tra a, & b. tra 
b, & c. trac & d. imperoche per la precedente la proportione , che é tra a, & c. é 
compofla dalla proportione, che é tra a & b. & tra b & c. mala proportione che étra 
1, & d. é compoña dalla proportione che é tra b. & c. & c ) & d. per la iftejja pro
pofitione . adonque la proportione, che é tra a , & d. é compofla di tutte proportioni, 
che fono tra ime^i. & cofi fi hauera a prouare , quando fuffero p'm me^i. & di fopra 
ne hauemo con gli ejjempi detto a baflan%a :ma hora fi replica per fcguitar l'ordinc di M -
chindo , & per ejfercitio della memoria, in cofa di tantaimportania. 

La quarta é , che fe alcuna proportione, é compofla di due proportioni, la fuá conuerfa 
i compofla delle conuerfe. fia la proportione di a, d b. compofla della proportione di c, a 
d. & di e, d f . io dico che la proportione di b . ad a. fard compofla della proportio-
ve did, d c. & di f . ad e. perche fiano continúate le proportioni di c, d d. & die, 
ad f . tra g . h. K. di modo che g . fia ad h. come c, d d. & h , d K. come e.ad-
f . dico , che la proportione tra a , h.fard compofla della proportione di g. ad h. & di 

• h. d K.&perb per la feconda propofitione, la proportione di a,d\ b.fard come la propor
tione di g, d K. adunque all'incontr o la proportione di b ad a. fard come K. d g. mala pro 
portione diK d g. per la iflejfa propofitione éfatta dalla proportione di K. ad h. <¿r di h. d 
g, ma K ad h. ecomef. ad e. & h. d g, ¿r come d. d c. adunque b ad a. fard compo
fla dalla proportione, che étra d & e.&tra f . & e. ilche é lo intento noftro. Finite le 
diffinitioni, & le propofitioni, che pone Mchindo, fiuiene alie rególe, lequali fono quefte. 

Quando di fei quantitd laproportione , che é tra la prima , & la feconda, écompofla 
della proportione , che hala ter^a alia quarta , & la quinta alia ¡ejia , fi fanno tre-
centó , & feffanta ¡pede di compofuioni , di trentafei, delle quali folamente ci potemo 
fermre . i l reflante é mutile . & queflo é manifeflo .fe miponemo, che la proportio
ne', che é tra a , &. b . fia compofla delle proportioni, che fono tra e, & d. tra e, & f 
perche ejfendo fei i termini,fipuomtendere la proportione di due, qual fi uqglia effer compeña 
di due proportioni, che fumo tra i quattro terminireflanti.il che fard dichiarito poterfi Jare 
per m della moltiplicatione. Da queflifei termini uengono trenta flaeij diflintiMieci da a. ot
ro da b. fei da c. quattro dad. due da e.&niuno da^f perche tutti fono jlati prima comprefi. 
le quali cojefono manifefle dalla fottopoflj tauola. done fono cinque compartimenti, nel primo 
deiqualiéLtcomparatione di a.aglialtri tennmiy&deglialtri termini ad a. nel fecondo é 
La comparatione di b, a gli alt r i , & de gli altri d b. nel ter^o é la comparatione del e. nel quar 
to di b. nel quinto di c.agli altri, & de gli altri a quelli. perche adunque erano fei termini ri-
mofli due, che fkcenano lo ¡pació coínpojlo, i reflanti feranno quattro. de i quali ne fararm uin-
ttquattro ordini, chefhnmfolamentedodicifyacij. & perche queíio sintcnda bene fiano ri-
mojji quejii termini a b. che fanno laproportione di a, d b.& la connerfa di b. ad a. nflaran-

no 
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rtomttrotemúni.c.i.e.f.dciqualifaranno Hentiqmttroordini. llnunwo poñofiwridcü 
tauola dmojira duc ordini, cbefanm mjob interuaUo, com: U numero gummo > che épojt0 

dritta, 
a a a a a. 
b c d c fi 

conmrfa 
b c d e f 
a a a a a. 

Trimo ordine dieci, 
'"dritta, T comerfa, 
b b b b. \ c d e f 
c d e f, I b b b b. 
Secondo ordine. otto. 
dritta. 
c c c, 
d e f. 

comer]a. 
d e f. 
c c c» 

Ter^o ordine., fei, 
dritta, 

d d. 
e / . 

comerfa. 

d d. 
Quarto ordine. quattro. 

dritta, 
e. 

conuerfa. 

Quinto ordine, due. 

dentro la tanoLa,dinota che queí ( 
]L'ordine, a cui eprepojto i l ucci-
moJettim, non compone ¡pació 
dimrjo da qucllo tcijc compone 
ü quinto, perche ¡ i compone La 
ijtcjjaproportione ebe é ira d, & 
e, Qi" ÍTfl C' & /• dinotata per Lo 
deemoJettimo ttiodo. & ui quel-
lay che é tra c. & f ,<¿r tra a, & 

• e, Laquat pretende U quinto. 
^Adunque per ti m/neri ejtiinjé-
x-hi Jt duma > che quejü orduih 

-quanto aíía compojmone deíle 
proportioni fono geminatii aoé\-^ 
tí ter^odecimo, U quartodecuno, 
j/7 qumvodecimOi^cofifegmtan 
^dofin ai uentejimo quartojiL qua 
He anche ui s-include. ta propor
cione adunque, che tra a,ZT b. 
ra la]m conuerja tra b, & a.Ji 
p̂uo intendere ychejta compojia 

~\di dodici proportioni y tra quat-
tro termim c. d. e.f. & COJÍ cía-

c. d. 
e, / : 

Trimo, 

d, e, 
I ' - l 
'Settimo. 

\3 

c, d» 
f, e, 

Secondo. 
c. e, 
d, f, 

Ter^o, 
c, e, 
f, d. 

^ i r to , 
c, f, 
ü. e, 

i¿nimo. 

e. f, 
c. d, 
Sejto, 

c. d. 
f, e. 

Ottauo. 
e. c, 
d. f, 
Islono. 
e, c. 

Décimo, 
f, c, 
d, e, 

yndeci -
rao, 

c, d. 
Duodéci

mo. 

Tnma. 

Seconda. 

Ter-̂ a* 

Quarta, 

Quinta. 

Sefta, 

Settirna, 

Ottaua. 

a. b. 
:ompofta 

a. c. 
compofta 

feuna delle predette. EJfendo admque trenta quelle che f i pojjono componer e, tutte le combina-
tionifaramo trenta fiate dodici, chcfommano irecento érjcjjanta, Ma dt tutte quejte,posto, 
¿be laproportione, che é tra a. & b.Jia compojia delle proportioni} chejono: tra c, é r d . & e . 
&f.fidimoftra3chefoletrentaJeifonoiUih* Ma Le aitre non tenere:& ci potra bajiare di 

e¡ponerne quindicinella tauola y eJJendone quindici di quelle comer-
jey & mi per La quarta propo/ítione hautmo dimojirato 3 che ogni 
proportione conuerja y Jifa dadeconuerfe di quelle proportioni, uel-
lequali é compojia la prmapale. come Jé la proportione y che é tra a, 
& b . é compojia dalle proportioni che Joño tra c, & d. & tra e. & f 
anche la comerfa j cioé laproportione y che é tra b, & a. é compojia 
dalle proportioni y che Jbno tra. c. & d . et tra f. et e. et pero ejpojte 
che Jaranno quindici di quelle, le altre quindici J'aramio mam/ejíe, 
EjponeremoadunqMelequindicipoJie nella tauola. dellequali dinecef-
Jiui noue faranno compojie di due proportioni t rd l rejtante di quattro 
termini.male altre Ja non hanno quefia necejjitd. etquelUyche fi 
compone é manijejiaper la tauolaycome anche é manijejia quella}chc 
non Ji compone. 

Ogni proportione adunque y laquale entra in compofitione y a due 
modi j i componeJblamente: cioé dalla proportione del ter ̂ o alquar~ 
toy et del quinto al fejio, ct/i/mlmente dalla proportione del térro al 
fcjioy et del quinto al quarto. per i l che ejjendone noue compojie (¡fh-
ranno diciotto cwnpojitioni y et altre tante delle loro conuerj'e Tren 
taCciadunanfkrannoimodiutili, MaqueUe>che nonfi compongo-

a. d. 
compojia 

a. e. 
compojia 

' a f f . ' 
compojia 
~h7~cr 
co'mpojia 

h. ' d. 
compojia 

b. e. 
compoJiA 



íéé 

Ft{ona 

BeciniA, 

Vndecima. 

Duodécima. 

Ter^adect-
ma. 
Quartadeci-
ma„ 
Quintadeci-
ma*. 

h.f. 
compofla 

T T d V 
compofla 

c, e» 
compofla 

e» / . 
compofla 

l 1 B K, O 
no fono fei, et le loro comer fe fti, pero dodki fono 'mmm. *A dunqut 
mti i modi fi M U , come inutili fono quaranta otto • Soppofló 
adunque il primo modo, cheche la proportione che é traa et b.fta 
compoñadeUeproportioniche fono ira c , et d. ettra e, et fio dimo-
ñrerb dfecondo, che é cvmpoflo della ifleffa, che é tra c . et.f. et tra* 
e.etd. perche ioponerotra c , etf laproportione did» et e, doue Li 
proportionetracetffard compofla delleproportionii che fono tro, 
d & d . & t r a d , & c . & tra e. &f. per ilche ne feguita, che le pro-
ptrtioni che fono tra e y & f . & tra e y & d.faranno compoñe delle 
proportioni che fono tra c , & d. tra d, & e. & tra e . & f . & tra e, 
& d, Male proportioni che fono tra c, (¿rd.trad, & e. et tra e. et 
d. compongom quelta? che é tra e.et d.per la ter^apropofitio-
ne. pofli dy et ti tra c \ et d. adunque e. d d~ et c. ad f.fono fi come c , 
a d. et a.ad f.malapropormneyche étra a.et b . é compofla delle 
proportioni che fono tra e. et d, et tra eyetf.admqtíe laproportione 
tra ayeth.faracompoña delle proportioni, che fono tra c . & f e t 

tra e. et d. che fono le pofle nellaconclufione* 
l l t e r T O modo éy che anche laproportione tra ay et c.fara compofla della proportione di hy i 

¿. et di c.ad f . ilche é manifeflo, perchepofio b, tra a . et c . laproportione che é tra a . et c. fara 
eompoflada quelUyche étra a . et b . tra b. et c . ma laproportioney che étra a , et b.ft compo-
¿ e S c* et d,et di e, et f.fecondo il fuppofloda mi. admque a , a c. é fntta di b. et c.et 
efdic.etd» etdieyetf.ma b9ac.etc,ad.compongonolab. ad.trapoflo il c . trab.tte* 
y í d m q u e la proportioney. che é t r a a? et c . é compofla di b. et d. et die.étf.. 

Équarto modo procede dalter^o yfi come ilfeconda dal primo, pofli tra b , & f , ĉ mmune-
i m í i t e d . . & e . & cofi mtti i modipariy con i loro diĵ ari fi collegano y per ifchifhre il repetere 
M ifiejfa uia ^ ; . 

l l quinto moda i che laproport ione di a y ad e. é compofla di b y adf. & dic, a d. perche po~ 
jjlh>htmar& e.fifulargomento del ter^o. perche la a . ad e. écompoflo deüo a . al b . & del h. 
allae.?Maloa.alb: ¿compofla deWe. al f&delc. al d. perche cofi hauemopofla. admqueay 
a l e . fi compane dib.d c . & di e. adf. & dic. d d. ma b.ade*& e.ad f. compongom b.adf. tra-
pofto e. tra by & - f . adunque laproportione tra a . & e . é compofla delle proportioni, che fono 
. f f iab^&f&tracy&d*. 1 • 

llffla modaficaua dal quinto yper ío argomenta del fecondo, trapoflo f .&c. tra h. & d. 
llfettimo compone, laproportione di b y d d . delle proportioni di d.a c . & dif. ad e. perche 

sffendocompoflo a.b.di c.d d. & di e. adf nefegueper la quarta proportioney che la proportio
ne-tra by& a . f a r d compofla di d. (¿re. & dif. & e-.poflo adunque a . tra b . & d . la pnmáf f i 
néy.chiétr^k*.&d.farqfhttadibjgra.^¿fa&d*m%k^44$0ÍMppJk di d . & c . et dif 
& e. admque laproportionê  di b . d d* fard compofla di tre proportioni. cioé di a , d d di d\y d 
fr ^ ¥ f ' ad $r M^a d. &lad. d c~ compongom quella y che i tra a . & c. trappoflo 
i . tra a ' y & c admqi^U propartione di b . d d. fard compoña delle proportioni diaydc.& 
di'f.ade.Heheera.ilpropofito. 

L'ottauomoda.fiicmieprejüpoflo il primo fi caua il fecondo y cofi per lo ifleffo argomento 
ficaua Vottmo iflippoflir&prouatine iprecedentiy poño in mexp di a . & e. e . & f . 

Ilnono.fimilmme laproportione di byad e . fard compofla deüe proportioni di a.ade. &di 
d.a c, perche bada récompoflo di d.a c.&dif. ade.trappoño a . tra b . & f. fard lapro
portione t r a br&f compofla dib. ad a.&dia.adf.&perb b y ad f f a r d compofla di a . adf 
& dt f- ade* <¿r dt d. d c. rma. ad f & f. ad e. compongom a . ad e. adúneme b. & f . é com
pofla. di a . & e . & di d. & c. 

Ilde-
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j l décimo, con Vargomento delfecondoprocede dalle cofe prouate nelprecedente jtrappojio, 

ey & d. tra a.&c* 
L'midecimo. eglifi compone c. a d. di a. & b . & d i f . & c. perche per la terxa. a . & c.é 

fktta di b . & d . & di e. & f . f i componera la c . ada. d id .db ,&dif . ad e. pojh adunque a tra 
c. & d. faralá c. al d. compofla dalla a. al d. dalla d . al b. & dalla f . al c. ma la a, al d .&la d. 
al b. compongono la a.alb. admque la c. dd .é compofla dal aydby& daf. ad e. 

l l duodécimo modo ft caua daWargomento di fopra trapoflo b. & f . tra a. & e. 
llterxodécimoéfmilmentey che laproportione trac. & f . écompofta dalle proportionitra 

a. & b. tra d. & c. poño d. & c. tra e . & f* fard compoña la c. & la. f , dalla, c. al d. & 
dalla dy al e. & dalC e. alf. ma. c d . & e / . compongono a. b. admque la c / . écompofta da 
a b. & da d e, 

l l quartodecimo ft caua dal precedente , come i l fecondo dal primo trapoflo b, & d . 
tra a. & e, 

l l quirmdecimo é, che anche d d é compoña dabay&da c. f . perche poflo c. & f. tra d. 
& e. l a d. e.fard compoña da d. c. ad c.f. <& da f . a. ma la d. al c. & laf. all' e. compongono 
lab. a.perche le conuerfe compongono la a.b.per la foppofitione adunque d.e. écompofta di 
•b*ada. & d i c.adf, 

l l feftodecimo con largomento del fecondo é dedutto dal precedente. trapoflo a. & c* 
tra b . & / . 

l l décimo fettimo modo é, che e.f.fi compone di a. b. & di d. c* perciocheper la comerfa del 
quinto modo e. a,fifii dif. b. & di d. c. i l reftofi ordina, c o m e s é f h t t o nella prima dtduttione 
-dell'undécimo modo. 

l l décimo ottauo con l'argomento del fecondo fi caua dal precedente b. et d.trapofti tra e.et c, 
yoglioyche finquifia detto abaftan^aper daré alquantodilucealle cofe ditAlchindo : & 

quifotto cauarne una belliffima propofitioney che ne contiene dicefette uulifjime da effer da ogni 
forte diperfone ñudiofe effercitatey &fono quefley lequali fiferueno a ritrouare qualunque nu
mero di quellifei, cifuffe ignoto. 

Se la proportione che é tro" l primo el fecondo, é compofla delle proportioniyChe fono t r a l 
ter^Oy e'l quarto, & tra l quinto ye" Ifefto: la iftejfa fard compofta dalle proportioni y che fono, 
tralterxoye'lfeftoy&tmlquintoyélquarto. Ecco ne i numeri lo ejfempio. 1» 2. 3. 4. 
6 . 9. dallafotto fefquiter^, che é tra trey & quattro, & dalla fotto fefqmaltera y che é tra 
fei y & nouey ne nafce la fottodoppia che é tra unoy & due. io dico che la iftejfa fottodoppia na-
fcerd dalle proportioni y che fono tra ilter'XOy&il fefloy cioé tra tre & noue, che fono i n propor
tione fotto tripla. & dalla proportioney che é tral quinto e'l quartoyche fono feiy & quattroydo-
ue élaproportionfefquialtera, perche dama fottotriplay & da una fefquialtera, ne nafce una 
fottodoppiay come é tra m o y & d u e . 

Símilmente fe la proportione del primo al ter^o y fard compofla deüe proportioni del fecondo 
al quartoy et del quinto al fefto. come la proportione delTuno al tre, che éjottotnpla, é compo
fla delle proportioni del due al quattro, che é fottodoppia, et del fei al noue, che éfottofefqmd-
tera, ne nafce ma fotto tripla. \ 

Tarimente ,fe laproportione del primo al qu in tOydoé daWuno al fei che é fotto fefcupla ,fard 
futta delle proportioni del fecondo al fefto, che é dal due, al noue y che é proportione Jottoqua-
drupla fefquialtera, et dal teryo, al quarto, che fon tre, et quattro ,doue cade proportione fot-
tojefquiter^a, la iftejfa uenird, dal fecondo alquarto, che étra due, et quattro, done t propur-
twnefottodoppiay et dal ter^p al fefto, come da tre a noue , doue cade proportione fottotripla-
perche nenajeerd una fottofefcupla. * 

f Cofianche,felaproportione,cbeédelfecondoalquartOycheéfottodoppia,comeé daum 
«fluattmnafcerd dalla proportion del primo al ter^o, che é fotto tripla, come da uno a tre y & 

O a dalla 



dalla propnrticne delfeflo al quinto, come é da noue a fch done cadi'proportmfefquinltcra i per 
che da una fottotripía, & da una fefquialtera ne nafre una fottodoppia, la iflejja proportione na 
fcerd dal primo al quinto, che é dauno a f r h doue cade proportione fon ofrfrupla, & dal frflo al 
térro come da noue a tre, doue cade ¡a tripla; perche da una fottofefcnpla > & da una tripla ne 
nafre una fottodoppia, come é da due a quattro . 

Similmmte fe la proportione, che ha ilfecondo al feflo, come tra due, & noue, done cade 
proportione fottoquadrupla fefquialtera, nafre dalla proportione del primo al quinto, come da 
uno a fii, doue éproportione fot tofrfcupla, & dal quarto al terxo > come é da quattro a tre, do
ue c proportione frfquit erróla iftejja proportione fottoquadrupla fefquialtera nafrera dalla pro
portione del prmoal terxo, cioé da uno a tre , doue é proportione fottotripía, & dal quarto al 
quinto, come da quattro afr i , doue ¿proportionefottofrfquialtera,perche da una fottotripla3 
^ da una fottofrfquialterancuie?¡e una fottoquadrupla - . 

Símilmente fe la proportion del ter7o al quarto come c da tre a quattro,doue cade proportione 
fottofrfquíterxa nafrera dalla proportione del primo al fe cando, come dauno a dm, doue cade 
proportione fottodoppia, dalfrfto al quinto come da noue a fri, doue cade proportione fefqui
altera y. ia ifieffa proportione nafrera dalla proportione, che é tralprimo, e l quinto, che é uno 
& frijdoue cade proportione fottofrfcupla, & dal feflo alfecondo, come é da noue a due-, doue ca 
de proportione quadruplafrfquialter a, perche da una fottofrfcupla y & da una quadrupla fef
quialtera y ne nafre una fottofrfqniter%a • '. . 

Oltra di queflo fe la proportione y che é t rd l terxo , & ilfrflo , che é fottotripía, come da tre a 
noue y nafre dalla proportione del primo alfecondo > come da uno a due, che é fottodoppia y & 
dal quarto al quinto y che é fottofrfquialtera, come tra quattro & fri y la ifteffa nafrera dal pri
mo al quinto y come da uno a friydoue cade la fottofrfcupla , & dal quarto al freondo, come da 
quattro & due , doue cade lafottodoppia r perche d a una fottodoppia y & d a una fntofrfquiter-
Xa ne uiene la fottotripía. 

Di nuouofr la proportione del quarto al quinto y cioé del quattro al f r i , doue é la fottofrfqui
altera yé compofla del freondo al primo y ció deldueaWmoydoue cade ladoppiay& delterxo 
alfesio > come del tre al noue ? doue cade la fottotripía y la iflejfa fottofrfquialtera nafrera dalla 
proportione del freondo al frflo , & del terxo al primo. 

Finalmente fría proportione y che é del quinto al feflo, come é tra fii, noue, doue cade la 
fóttofrfqmaltera ynafetra dalle proportioni y del primo al freondo, come da uno a due y doue ca
de lafottodoppia T & dal quarto al terxo , doue cade la frfquiterxay la ifleffa nafrera da queüa y 
che é dal primo, al terxo y che é fottotripía y come da unoatrey&daquel la ,che,édal quarto d 
freondo y che é la doppia, come da quattro a due, & tanto fia detto delle proportioni > 0- delle lo 
ragenerationiy & rijpeiti i le quali cofr diligentemente effmninate ,• efercitate ypofle a memoria 
aplícate alie frienxe y & a-depratiche y faranno pareregü huomini rniracolofi^ Ma tempo é , 
che afr.oltiamo Fitrmm, 

Delle compofitiom , & compartimenti de i tempij . 
E t de Ha mtfura del corpa humano. 

Lajt. / . 

A compofítione ¿ e l l e facre eafc c fatta di compartimento, la cuí ragíonc deue 
cflei-ccnrommadiligcnzada g l ¡ Architetti conofeiuta. i l compartimento í i 
p'gjiadalla proportione, che Grecamente edetta analogía. U proportio-
Be e conuemenza di moduli, & di miílue in egni opera si dclla rata parte de 

i membri 
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i mettíbri, come del tutto, dalla quale procede la mgionc de i compartímerm. 

La fomma di tutto quello, che dice Vitr. cerca lefkhrichc pertincnti alia nligione é, che ÍW-
mae^lidimoftra la mcejjita dí conofeer la for^a ddle proportioni > & dcUe commenfurationi, 
che f i chiarnanofmmetrie dagreci, dapoi dichiara donde é¡iataprsfa la ragione dclk mifure^ 
& tratta delta compofttione de i Tempij, & confidtra prima tutto quello, che fi rapprefenta di 
fuori i & da lunge alio ajpetto da diuerfe figure, & forme di tempij, & in cjuefla parte tocca 
tinque maniere di Tempij •> con le ragiom di ciafeuna , i § dichiara i l modo di fhndare, l'ornam.en 
to delíe colo/mejde i capitelli, degli architram, de i coperti, & fi-ontijpicij, & altre cofe perti-
nenti a quello, che f i ucde di fuori, come fono gradi, poggi, piediñali y jporti, raflremanienti., 
gonfiature, aggiunte, canalature, & fmil i cofe, fecondo igeneri dellefiihriche. Fienerpoi ah-
le parti di dentró, & difiintamenté ragiona delle mifure, I m g h e ^ , larghe^e, & (dte-zge de 
¡Tempij y delíe cellei degliantitempijydegli altariy delleporte y & ditutti gli omamenti che 
conuengono alie predette parti: la onde niente lajeia aldefiderio mitro y conchiudendo tutta la 
prefente materia, nel ter^p, & nel quarto libro. Dice adunque yche per edificare i Tempij bir 
fogna conofeer e la ragione del compartimento, &. quefto douer ejj'ere con fomma diligen^a da gli 
lArchitetti conofeiuto. Di queño la ragione é in pronto: perche, fe bene ogni fabrica deue ejjer 
•con ragione compartita y & mifurata, nienteiimeno confiderando mi quanto la diuinita eccede la 
humanitd, ?neritámente douemo, quanto fi puo di bello, & di raro, fempre mai operare y per ho 
nore y & o f f e r m n 7 g delle cofe diuine . & perche di amina qualita participa in térra l'humana 
mente y pero douemo con ognifiudio ejfercitarla, accioche honoriamo i Dei; che Deifi chiamam 
i ueri amici di Dio. ottima cofa é la ragione nella mente deWhuomo > & quefla eccellentiffimar-
mente fi dimojlra nellcproportioni * & pero fe Vitr. ha detto , che la ragione delta fmmetria > 
che é corrifpondenza di mifure, deue ejfer con grandiffima ddi^entia conofeiuta da gli ^írchitet-
t i y egli ha detto cofa ragioneuole y honefia y debita alia diuinitd. Et fe cofa mortalepuo a ba-' 
ftan^honorare laimmortalitdydireianch'io ychelépiupretiofe, & care cofe doueriano ejfer 
foggttto & materia alie benproportionatefabriche de i luoghi facriy accioche y & con la forma > 
tjp con la materia fi honoraffe quanto piu fipuo, la diuinitd. l>{ecsf¡aria cofa é dunque la fim~ 
metria alta compofitione de i Tempij. la fimmetria é diffinita da Fitr. in quefto luogo fecondo Cap 
plicationeaWíArchitettura;ma noic¡ifopra thauemo diffinita fecondo la raccommunanyai & 
uniuerfalitddiquelnome .DiceadmqtieVitr. chtlaproportioneylaquale é detta analogía da 
Greci y é una confonan^a , & rifponden'ia delle mifure deüeparti tra fe fleffe , e-r col tutta 
in ogni opera , che fi fa y & quefta confonan^a y egli chiama commodulatione , percio-
che modulo é detta queüa nüfura a che fi piglia prima , con la quale fi mifurano le par
tí y & i l tutto ; & pérb proportione ñelle fabriche altro non é , che comparatione de' 
moduli y & di mifure in quello y in che comengonoyet le partí infierne delle fabriche , o i l tutto< 
mitamente con le parti. Queñogid é flato danoi copiofamente dimoftrato nel primo libro ^pe
ro feguitando Vitruuio fi dichiara da quale ejfempio di natura é ñata pigliata la ragiotm 
deüemifure. 

Perche non puo fabrica alcuna fenza mifura ¡ & proportione hauer ragione d i compro 
nimentojfe prima non hauerá rifpetto, & confideratione, íbpra la uera , & certa raw 
gione de i membri deH'huomo ben proportionato.perche la natura in t a l modo haxonr. 
pofto ilcorpodeirhuomo, che ToíTo del capo dal mentó alia fommita d c l l a fronte, & 
le baile radici de icapelli,fuííe la decima parte, & tanto anche fufle la palma della m a n O ' 

dalla gitintura del nodo , alia cima del dito di mezo, i l capo dal mentó alia fommitá dclb 
teíla la ottauu parte, & tanto dal baíío del eolio . Dalk fommitá del petto alie radici de: 
icapcllilafeíhparte , alia fommitá della tefta la cjuarta. dal fine del mentó al fine delle 
narici é la terza parte dcU'altezza di tutta lafaccia, & tanto élungoilnafo tutto infíno-
al mezo del fopraciglio; & tanto anche da quello fino alie radici de i capclli, dpue íi fa. 

la. 
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Ja fronte. Ma i l piede, é la íeña parte dellaltezza del corpo, il cubito la quarta, il petto 
anche la quarta . & in quefto modo anche gli altri membri hanno le loro conuenienti, & 
proponionate mifure.-lequali da gliantichi pit tori , & Statuarij fonoftateúfate, &:pe 
ró hanno riportato grandi & infinite lodi , 

La natura maeflra ci infegna come hauemo a reggercinel compartimento deüe fabriche: impe 
roche non da altro ella mole , che impariamo le ragioni delle ftmmetrie , che nelle fabril 
che de i tempvj ufardouemo,chedal facrotempiofattoad imagine, & fmiglianxa di Dio, 
che é l'huomo, nella cui compofitione tune le altre merauiglie di natura fono compref t . etpe
ro con faggio auuedimento tolfero gli antichi ogni ragione del mi furaré dalle partí del corpo hu 
manoydouemoltoapropofito Fitruuio dice, che opera niuna puó hauere ragione dicomponi 
mentó, fe prima non hauerd riguardo aüa fmmetria delle membra humane. lo proponerb al-
cune difiintioni, acciochemeglios'intendaejuello, che dice Vi t r , Ditre maniere sintende mi-
fura. Trimieramentequando una cofa é piuperfetta, chele altre fotto un iflejfogenere ,quel 
la fi dice mifura diperfettione. in quefto modo l'huomo fra tuttigli animali e/fendo il piu -perfetr-
to yftpuodire, che egli fia mifura di tutti gli animali . chiamafi poi mifura d'agguagliani^a, 
quando la mifura contiene la cofa mijürata a pmto,come moma di uino, fi chiama mifur 
ra , perche tiene a punto tanto uino ,quantocape.In fomma poi chiamamo mifur aquella quan-
t i ta , che prefa piu fiate mifura i l tutto, come dicemo la cama rnifurare i l panno.Di quefta noi 
parlamo,quefta équellajche éflataprefa dalla mifuradellaperfettione,cheé thuomo,tra gliani 
malijdagli antichi.Onde rnifurare non éaltro,che fhr manifefta una quantitdprima non conofeiu 
ta,ccn una quatüd certa,et conofciuta:etpero co ragione dalleparti deWhuomo fono ftatepiglia-
te le mifure delle cofe, et le ragioni di quelle mifure: et é ragioneuole,che dalla tefta fipigli la mi 
fura del tutto, ejjendopofto nella tefta il ualore di tutti i fentimentihumani, come cofa piu nobi 
le, etprincipale, et piu manifefta. Vitruuio uuole, che l'huomo fia di dieci teñe, fe per tefta 
egli s intente dal mentó alnafcimento de i capelli :et mole anche, che fia diottotefte,feper 
tefta egli sintende lo ¡pació , che é dal mentó al fcmmitddel capo. Gli antichi obra la propor 
tione attendeuano alia gratia per fatisfare alio afyeito, et perofaceuano i corpi alquantogran 
di) le teftepicciole, la cofeia lunga: nel che era pofto lafuelte^a:parlo hora de i corpi perfet 
t i : perche altra mifura conuiene ad un corpo puerile , altra ad un corpo afeintto, ograjfo , o te
me , chefi uogliafignere . ̂ nauanogli antichi fiando nelle mifure conuenienti, la lunghex^a, 
et la fottigliexgadi alcuneparti .-parendo loro di daré non fo che piu di leggiadro alie ope-re . et 
pero fe bene dalla rafcetta, che é la plegatura della mano, alia fommitd del dito di mexo uole-
uano, che tanto fufe dal mentó alia fommitd della fronte, nientedimeno per la dettacagione 
faceuano lamano, et le dita alquanto pinlunghe. i l Filandro auuertifce , et bene, che non 
puo fiare quello, che dice Vitruuio,che i l petto fia la quarta parte ;et mole, che quando 
Vitrmio dee, che i l cubito fia la quarta parte, egli intenda non dalla juntura del comito alia 
rafcetta, ma dalla giuntura del comito alia fommitd del dito di mexo. Vuole Tomponio Gau 
rico, che la giufia altera fia dinoueteñe . altri alquanto piu. l l Cardano nel libro della 
fcttditd dice. Quefia efier la forma del corpo humano perfetto. la faccia é la decima di tutta la 
Imghexza dal najemento de i capelli a l l eftremo del pollke del piede. la faccia fi diuide in 
trepartí eguagli, l'unafi fa dalla radice de i capelli alia fommitd del najo: Valtra é la lun-
goe^a del najo: la ter^aé dal fine del nafoalmento. la lun^hex^a della bocea é evuale alia 
íunghe^adelPocchio^etlalmghe^adell'occhioé quanto lo íhactoda un'occhio all'altro: 
^odo,d}eintrepartifidiuidalofiado,che alloarmüo dell'al 
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do tripla al io jpttcioj chéé d a l nafo a l i a bocea jiiefegue chequeflo jpactofara la mifura de l -
faintura della bocca,et della lunghczga dell'occhio.il circuito d d l a bocca é doppio a l i a lüghc^ 
<za del nafo y et triplo aU'aprimra . tAdunque tuttala lungheTga della faceia é fcfqmaltera 
al circuito della bocea y et alio (pació ? che é dallo ángulo ejieriore d m occhio , alio á n g u l o -
efter iore deWaltro:pernoche queflo¡pació é quanto i l circuito della bocea. i l circuito del na 
fodabafo jépare a l i a f u á lunghexga . i l circuito della orecchia^é eguale a l circuito della 
bocea. i l foro della nariceé laquarta parte della lungheTgadell 'occhio. et intal guifa é d i - . 
fbofia la mifura delcorpo humano y- come qui fotto fi uede . La faceia partí dieiotto : tra 
dueanguli efteriori de g l i occhi parti dodici: la lungheiga del nafo parti fei : i l circuito da b a j - i 

fodel nafo parti fe i rlalungheT^adeWorecchiapartt f e i : dalleradici dé'capelli al nafa parti 
fe i : da l mentó al fottonafo parti f e i : la lunghexga della boecapartiquattro :larotonditd del^ 
la bocea parti dodici: da l la cima della tefta al fine di dietro parti uentiquattro: da l la fommi- > 
t a del pettoallefommeradieideicapelliparti trentatdalla forcella fopra i l petto a l i a cima 
della t efla parti trenta f e i : i l circuito dell'orecchia parti dodici: la lunghe^ga deWocchio parti. 
quattroda difianxa tm luno occhio,et £altro parti quattro : d a l fottonafo a l i a bocea parti due, | 
d a l l a bocea al mentó parti quattro i i l foro de l nafo parte u n a : l*ámbito della fronte di fopra. 
parti dieiotto, dallagiontura della mano alia fommitd del dito di mexo la palma parti dieiotto: 
d a l mentó allafomnitd della tefla parti uentiquatro i ilpiede parti uenti: i l cubito parti trentat 
i l petto parti trenta: Tutla i l corpo p a r t i cento et o t t a n t a . Sonó anche imafchi delle tempie pro- r 
portionali alia lunghexga del la f a c e i a , et leorecchie al nafoycome hauemo ojfernato : ftmilmen > 
te d a l nodo della mano alia fommitd del dito mecano é la decima di tutto i l corpo : dal m e n t ó al~. 
la fommitd della tcfta,o dalla fommitd deüajefta al eolio é i l doppio di quello fpacio, che édall'an 

guloyd'm occhio all'ángulo d'unaltro, intedo de g l i eJleriorhDaüa forcella fuperiore del petto alie 
radici de i capelli y & alfinedeüa fronte, quanto éücubito,ouer la larghexga de l petto, cioé la. 
f e ñ a parte della lunghez^a di tutto i l corpo: l a lunghezja del piedeé la nona parte delta i f tef 
fa lungheigadaUa foreeüa di fopra del petto aüa cima deüa tefta, é l a quinta parte di tut ta la l u n 
ghexga. & i l doppio della faceia; Et cofi apprejfo Vitr. nonpuo fiare la ragione ; che la diffe 
ren^a della ottaua,& della decimaparte aggiunta aüa fefta adempia la quarta del t u t t o : ma aliar: 
gate k manifi rende apunto íalteiga di tutto i l corpo: & allargate le mani > & ipiedi, i l bilico f i 
fard nelme%o, di modo , che dal la prima figura i l quadrato; & dalla feconda ¡ i / a rd i l circolo: 
amendue figure nel fuogenere pcrfettijjime, una di dritte , & l'altra di linea circolare compofta • 
& queflo é, che dice Fitr . 

Simigliantemente le membra de i facrí Tcmpíj cíeono hauere ín ciafeuna parte alia fóm 
ma uniuerfale di tutta la grandezza conuenientifsime rifpondenze di mifure, Appreíío di 
cjuefto naturalmente i l mezo centro del corpo é i l bilico, imperoche fe Thuomo ftefo, & 
íupino allargherá le mani, & i piedi, & fará porta una punta della fefta nel bilico di cjuei 
lo , girando a torno le dita delle mani, & de i piedi, faranno toccate dalla linea, che fi g i 
ra Í Et fi come la ritonda figura (i forma nel corpo humano, cofi anche fi truoua la qua-
drata: imperoche fe dalle baífe piante alia fommitá del capo fará mifurato il corpo del-
í 'huomo, 5<: quclla mifura fará trasferita alie mani allargate,egli 11 tronera la iíleífa lar-
ghezza,comeraltezza,aguifadeipianiriquadrati. Seadunquela natura ha compoílo 
ín quefto modo il corpo dell'huomo, che le membra rifpondino con proportione alia per 
fetta loro figuratione ; pare, che gli antichi con caufi habbiano conftituito, che in tutte 
le perfettíoni delle opere ui habbia diligente mifura, & proportione di ciafcun membro ^ 
tutta la figura . Et peró infegnando gli ordini in tutte le opere, quefto ne i facri kioghi >. 
done le lodi > & i biafmi delle opere Itanno eternamente , fopra tutto ofleruarono, 

Tslpnfo lamente gl i aitt ichi tolfero le py;Qportioni d a l corpo h u m a n o , ma anche le mifure ijlef-
f c & i nomiloro: &.peró hauendo Fitr, conclufo, chekftmmetrie & compartimenúdelleope 
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reronojiatidaicorp}humani, ncüecompofitiomde i Tcmpij transferke:dice anche le mifurc 
iñeífe elfere ftatepigliate. 

Similmente gil antichi raccolfero da i membri del corpo le ragioni dclle mífure, che in 
tutte l'opere pareno eflcr neceífarie, come il di to, il palmo, i l piede, i l cubito j & qucllc 
diftribuirono nel numero perfctto, che da i Greci Telion é detto. 

Cofa perfetta é quella > a cm nulla Tmnca, & nientefe le puo aggmgnere, & che di tutte fue 
parti é compofta, né altro le fopr auanxa: per quefla ragione i l mondo é petfetto ajjblutamente, 
&moltealtrecofe nel loro genere fono perfette.Mauediamnoi con che ragione Ji chiamino i 
mmeriperfetti>&quaüfteno. , , ¿ 

Períetto numero da gli antichi fu poíto il dieci, perche dalle mam fi caua il numero de 
mriodelledita; dalle dita il palmo ;&dalpalmo il piedcS: íi come neli'una,& l'altra 
mano dalle dita naturalmente é proceduto il dieci, cofi piaeque a Platone, che quel nume 
ro fufle perfetto, perche dalle unitá, che monades G recámente íi chiamáno, c tornito il 
dieci, che é la prima croce:il qualepoi, cheéfatto undicijouerododicijnonpuo efl'er per 
fetto,íinchenonperuieneali'altro incrocciamento;perche le unitá íono particelie di 
duel numero. 

Detto hauemo difopra > che parte ueramente é quella > cheprzfa quante fiate ft puo, compone 
i l tutto fenxa pin . dal che nafce la mtelligen^a di quello, che j i dirá. Dico adunque, che alcu-
tñ mmeri rijpetto alie parti loro, delle quali Joño compojii, fipoffono chiamare pouen, & dimi-
nuti,altrijuperftm,&ricchi,altriueramentefofficienti, & perfetti. La ondepouerifono quel 
l i , le parti de i quali infierne raccolte non famo la fomma del tutto. per ejfempiojia otto. le par 
t i delqualefono, uno ,due ,& quattro, che raccolte infierne non fauno otto . Ejcchi joño quel 
l i , le parti de i qualifommatefhmo fomma maggiore, come dodici le cui parti joño ,uno} due, 
í r f j quattro , & feijlequaliparti race alte in uno pafjano la fommat del tutto, famo jedici. 
Terfcttifono quelli, le partí intiere de quali con la fomma loro rendeno precijamente i l tutto ,co-
me fei, & uentiotto. ecco uno, due , ¿ r t r e , che Joño partí delJei raccolte inji eme rendeno a pun 
tojei. cofi uno, due, quattro, jet te, & quattordici joño parti di ucntotto, & Jommate injieme 
fanno uenfotto apunto. Lageneratione de i numeriperfettisintenderd ypojieprima alcune dif 
finitioni. Sonó adunque alami mmeri, cheji chiamanoparimentipari, &jon queÜ'hche efjhiúo 
pare la fomma loro-, fi dimdeno jmipre in numero parepnall'unitay come jarebbe jejj anta quat
tro yche é numero pare, & f i diuiáe in trentadue, Jedwi, otto, quattro 3 due , fin alunita , in 
numeri pari. Sonó anche altri numeri, chefi chiamano primi > & incompofti, / quali joño quel
l i i che folo dalla mita fono mijurdti i & non hamio altro numero, che gl i partijea intier amen-
te , come tre, t inque ,Jette, undici > & altri fimili, Lageneratione adunque de i numeri perjit-
t i f i faponendo afilaper ordineiparimentipari,&Jbmmandogli infierne i & quando sincontra 
m unajommayche multip beata per quello,cbe é ultimo di quella jomma, fi fa i l numero perfetto : 
pur che i l numero deüajbmma fia primo y&incompojio yaltrrmenti non riufcirébhe ü numero 
perfetto. Ecco uno, & due fanno tre. Efjendo adunque tre numero primo, & incompojio evii fi 
moltiphca per due > che era rultmo nellajomma, & nel raccoglmiento, la doue due hate t re f un 
fio fei, adunque nelladectnafeié numero perfetto. Seguita lageneratione dellaltro perfetto, 
Ecco, uno, due, & quattro, fanno jette > che é numero primo, & incompojio, moltipLica fttte 
per quattro ,fe ne raccoglie uentotto>che é ilfecondoperfetto nel centinaio. Semita uno > due > 
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quefia propricta, che le loro teminationi, fono denomínate dal fei, daltotto: ma a uicenda t 
come>fei, uent'otto, quattrocento nouantafei, ottomila cento,&uem'otto. & quefta regola 
é certa. Ma perche cagione U numero ternario, & i l numero denario fiano Jiati chiamati per* 
fttti, iodiró. & prima iltre é flato detto perfetto > perche abbracciaprima ilmmcropare & 
dijpare, che fono le due principali diferente de i numeri. l l dieci é ñato giudicato perfetto, per 
che finifcey & termina come forma tuttiglialtrinmieri:& pero Vitruuio ha detto che come 
f i pajfa il dieci > hifogna ritornare alia mita > néfr troua i l perfetto, fin aWaltro incrocciamen* 
to y che chiama, decufm, che fifa informa della lettera X . Ma i l fenario é ñeramente per
fetto per le dctte ragioni. gli altri fcno chiamatiperfettifecondo alcune relationi, & rijpetti • 

Ma i mathematici difputando contra la íbpra detta opinione, diííero che il fei era per
fetto , per queíla cagione, percioche cjuel numero ha fecondo le loro ragioni,le parti con 
uenienti al numero di fei. Cioé fecondo le ragioni de gli iflejji Mathematici, i quali uoglio-
vo y che quel numero ftaperfett o, che nafce apunto dalla fomma'deüe fue parti. La onde Fitr. di
ce ; percioche peí' le loro ragioni quel numero hale parti conuenienti al numero di fei, perche rae 
colteinfiernefanno fei apunto . 

Et per queílo chiamarono Tuna parte del fei feílante, le] due tríente, le tre femifle, 1c 
quattro beíTe, detto dimerone, le cinque quintarlo, che pendamerone fi chiama , & i l 
íei perfetto, 

Soleuanogli antkhi chumare afse opú cofa intiera (come st detto nel primo libro) & parti
ré quclla uelíe fue parti, & come quegliche felicemente interpretauano le cofe de Greci, ragio 
nauano moho propriamente. Foüeno adunquegli antichi mofii dalla ragione, che feifuffe nume 
ro perfetto, & lo chiamarono ajk. Quefti hauendo le fue parti, ci dimoftrauaper lo nome loro, 
quali fufiero : & pero uno ¡i chiamaua Seflante, perche é la fefla parte di fei: le due tríente, per 
che due érala ter^a parte: le tre femifie,quafiuoglia dire,mexo affe: i l quarto be/se , perche 
Itcua due parti dal tutto ; & i n Greco f i dice dimerone: ileinque quintario , che pentimerone ft 
chiama: <¿r i l fei perfetto. Mapoi che fopra i l numero perfetto fipone la mita, gia ft comincia 
a'raddoppiare Paltro ajfe, per uenireal dodici; che tAjle doppio ftpuo diré; poi che tu greco di-
plafwna (i chiama. le fette parti f i dicono Ephetlon quafi fopra aggimta del fei, le otto ft chia-
mano tertiario, perche oltra fei ne da due,che é la ter ̂ aparte di fei: &peró in Greco fono det-
te Epiíritos, cioé, che foppraggiugne la ter^aparte al fei. noue é detto fefqidaltero, & homio-
lio, perche noue contiene fei una uolta & me%a. ma fatto dieci, eglift chiama bes alterum, cioe 
Faltro bes,perche il primo (come dicemmo ) era quattro, & chiamauajt dimerone, quaft di due 
parti; & pero quefti fi chiama Epidimerone come egliaggiugna aljei due parti. Similmente Epi 
pentamerone ft chiama rundid, che é i l fopragionto quintario, & m queflo modo ft chiamam 
le parti de i numeri fecondo diuerft rijpetti.&queflo ha uoluto Vitr. done pare, che egli habbia 
uoluto, che fei fia numero perfetto, per la iflejfa ragione, che dieci é perfetto: cioé perche giun-
ti a dieci, tornamo da capo aWunitd, fin che ft torni aWaltra decina: che ftfu con due croci. cofi 
anche gionti al fei da i Mathematici ft ritorna a gli iflejji nomi, fin aWaltro affe che é dodici . Ma. 
bene ha accennato Fitr. la ragione che hauemo detto, per la quale feifi chiama perfetto , quan* 
do dijfe {per le ragioni loro,quel numero ha le parti conuenienti al numero difei\ perche pofle in 
fieme le parti numeranti, & moltiplicanti ti fei, lo rendeno a punto. &r quando Fitr. diffe, \ Et 
per queflo chiamarono l'una parte del feifefiante. | 7s[m mole rendere la ragione perche fei fia. 
perfetto, ma uuole dimoflrare, che ejfendo perfetto ;per la antedetta ragione i Mathematici han 
no uoluto daré nome alie parti delfei, & dimoflrare, che fei era un tutto, oltra" l quale fe bifogna. 
ua afcendere numerando, era necefjario tornar da capo aWunita, come fifaceua nel dieci. ^Al-
trimenti era uaná la oppofitione de i Mathematici contra quelli, che uoleuano, che dieci fuffe nu
mero perfetto , fe i medeftmi Mathematici hauejfero uoluto ilfei ejfer perfetto per la iflejja rayo 
ne ,per la quale sera detto, che i l dieci fufe perfetto. Queflo flimo io, che fia degno di con-
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fnierntione. Et quando al contó fatto per l'aggionta dWaltro aííc, fi crcfca al fer, chía-
niano Ephedon: & quando fono fatti otto, perche se aggiunta la terza parte ; íi dice E p l ' 
tritón . S". aggiuntaui la meta, poi che s'é peruenuto al noue, chiamaíi fefquialtcrum, che 
da Greci c dctto,hemiolios. aggiunteui poi due partiA fatto lo incrocciamento, fi dice 
bcfilterum, ¡1 quale chiamano Epidimiron. & ncl numero di undici, perche fe gli é ag-
giunro cinque, che fi chiama quintado, Epipentamiron fí dice. Ma dodici, perche é fat 
to di due fimplici numeri diplafiona c nominato . 
- Et queflo éflato affai dichiarito. Vuok poi Fitruuio»che dal numero fetiariofia fiata piglia 
ta. la ragione ddla mifura del c orpo humano, in quanto aW altera fuá. ^ 

Similmente perche i l piede é la fefta parte dell'altczza deli'huomo,pcro cofi da qucl nu 
mero di piedi, dal quale é mifurato, &c perfetto il corpo terminándolo in altezza con que 
fti fei lo fecero perfetto. & auuertirono, che il cubito era di fei palmi, & di ucntiquat-^ 
tro dita. 

Si come dalle dita é uenuta la ragione del numerare, cofi anche é uenuta l a ragione del mifum 
re) & cofi la ragione del numero fenario entra neüe mifure. Et qui Vitr. ragiona fecondo l a opn 
nione de Greci, i quali uoleuano, che feifuffe numero perfetto. La onde anche alie monete traf-
ferirono i l numero predetto, Etperó dice Vitr, 

Et da quello pare, che le cittá de Greci habbiano fatto, che fi come il cubito é di fei pal 
mijcofi íi uíaííe lo ifteíTo numero nella dramma. perche quelle cittá fecero,che nella dram 
ma fuííelaualutadifeiraminifegnati (comeaííe) chequelli chiamano Gbolí , & con-
ílituirono in uece di uentiquattro dita nella dramma i quadranti de gli oboli, detti da alcu 
nidichalchi, &daalcunhrichalchi. 

Voleuano i Greci che la loro dramma ualeffe fei pholi, & quefio rijpondeua al cubito, che 
contiene fei palmi ¡uoleuano, che ciafcun' óbolo haueffe a ualere quattro monete, che fichia-
mauano dichalchi,1adoueuentiquattrodichalchifkceuano una dramma, come uentiquattro 
dita fanno un cubito, óbolo era una moneta di rame di poca ualuta ,fegnata pero , & coniata, 
& era come un tutto, che affefi chiama, <&• la quarta parte delta quadrante fi nominaua di-
chalco, ouerotrlchalco fecondo diuerfi rijpetti. Comeadunqut il numero de gli oboli nella dram 
ma rijpondeua al numero de i palmi,che uanno a jure i l cubito, che fono fei, cofi i l numero de i 
dichalchi,o trichalchinettóbolo rifyondeuano al numero delle dita, che erano nel cubito uenti
quattro. la onde appare, che anche nelle monete i Greci habbianopigliato la ragione de i nume-
1ri:<¿r in queslo cafo crediamo a Vitr* 

Ma i noftri prima fecero Tantico numero eíTer il díeci, & pofero nel denario dieci afsi 
di rame, & pero fin al di d hoggi la compofitione della moneta ritiene i l nome del dena-
í-io \ & la quarta parte di effo perche ualcua due afsi, & mezo, la chiamarono feftertio}ma 
poihauencloauuertito,che Tuno, Sílaltro numero era perfetto , cioe ilfei,8¿ ildieci^ 
raccolfcroiníiemeamendue que numeri, & fecero ilfed'ici perfetto. & di quefto tro-. 
Uarono il piede autore . perche leñando dal cubito palmi due,refl:ail piede di quattro 
palmi, ma il palmo ha quattro dita, & cofi i l piede uiene hauere fedici dita', & tanti afsi 
íl denario di rame. 
• I palmi fono due, maggiore, & minore , i l minore é di quattro dita: i l maggiore di dodici, 
quello fi chiama paUfle, quefto ftithame: dito , o digito é lo ¡pació di quattro'granid'orxp pofti 
in ordine fecondo la larghe^a. Dice adunque Vitr. che I{o7nanipigliarono da prima i l dieci co
rte numero perfetlo,& pero chiamarono la moneta dmario,( & quefto pare ragioneuole ) co
me fin hora fi ufa. & nel denario pofero dieci ajfidirame. & febenedapoicongiunfero itdicci,et 
tljei , uedendo, che anche ilfei era perfetto, ritemero pero ti nome del denaio metiendo in un de-
naiojedici a(fi ,che rijpondino, a fedici dita, che uanno nel piede .¡lando adunque le predette co-
¡e Vitru.conchiudej&dice, 
' ' Se 



Sc adunqtic é ragloneuolc, & conuenicntc cofa, che il numero fia ftato ritrouato dalle 
Jica deH'hiiomo, & che da i membri feparati fi faccia la corrifpondenza delle mifure fecon 
do la rata parte a tutta la forma del corpo; reíla, che noi admettiamo quclli, i quali anche 
fabricándolecafedegli immortalt Dei; coíi b'ramafónb le párti 'delle opere loro, che le 
diftnb'utioni, & compartmienti di quelli feparati , & uniti col tutto conuenicnti fuílbro 
alie proportioni, & fimmetrie. 

Tone inqueflo Imgo Vitru.U uniuerfale conclufione di tutto quello, che egli 'ha detto :pero : 
a me pare j che il primo capo di queflo libro quiui habbia a finiré, doue fi conch 'mde chiaramen-
te quellOiche Vitr.ci ha detto, che nonpuo fabrica alcuna hauer ragionedicomponimenlefen-
<̂ a mifura &proportione ;fe prima non hauerá riJpe,fáoí& conftderationcfopra la uera,&cer-^ 
taragione de i membri dellhuomob en formato, & proportionato ycome raro efiempio di pro-
portioney &giuflo compartimento. Ma feguitiamo pureVantica diuiflone de i capi attendendo 
alls cofejche ci uengono propofle da Fitr.ilquale come erudito nelk difcipline de Greciufa una 
uiay & un modo ragioneuole nel trattar le cofe.&perd dice. 

I principij de i Tempij fono quelli, de i quaii c formato lo afpetto delle lor figure. & 
prima é quello, che é detto faccia in pilaílrijdapoi quello che é detto Proftilo, & l 'Amfi-
proftilojo Alato, i l Falfo alato di due ordini, lo Alato di due ordiui, & lo feoperto. 

Volendoci Fitr.infegnare la compofitione de i Tempijjcongran ragione comincia da quellédif-
ferenye, che prima ciuengono dinan^iagliocchi .perche lordine delta cognitione portaiche 
cominciamo dalle cofemiuerfali , & confufe > &ind!fimte 3<¿rpoi che fi uê na al particoUre, 
ejplicato, tydifiinto.oltra che netr^rchitettura eglifidene auucrtire, che l'occhio habbia la 
parte fuá , & con la uarieta degli ajpetti fec'ondo le figure, & forme diuerfe de i Tempij fi dm di~ 
lettoyueneratione y & autorita alie opere. & fi come la oratione haformey & idee diuerfe péfift-
tisfare alie orecchiey cofi habbia l'^Architettura gli\af¡)£ttiy & forme fue per fztisfkr agli occhi, 
& fi come quelloyche é nella mentey & nella uoglia noflra rípoflo y con l'artificio di leuarlofuo-
r i di noiy & portarlo altroue, le parole, le figure, la compofitione delleparoky i numeri, le mc~ 
hray & le chiufefhnno le Ideey & le forme del diré, cofi le proportioni, i compartimenti le dif* 
feren^e degli afpetti, i mtmeri» & la collocatione delle partí fhnno le idee dellefubricheyche f li
no qualita conuenicnti a quelle cofeyper lequalifi funno.^Altra ragione difentenxe y di artificij, 
di parole, di figure y di partiy di numeriy di compofitione, & di terminifi ufa uolendo effer chia-
ro , puro y & elegante nel diré, altra uolendo effer grande, uehemente, af¡>rOy&feuero:& altro 
richiede lapiaceuoleTgayaltro la bellexga, ornamento del parlar e.fmilmente neüe Idee del
le Jnhriche altreproportioni, altre dijpofitioni y altri ordmiy & compartimenti ci uuolcy quando 
nella fabrica fi richiede grande^^a, ¿r uenerationey che quando fi mole belleza, o dilicátex-
%ay o fimplicitá,&perche la natura delle cofe, che uanno a formare un idea delT oratione fhy ché\ 
quelle poffbno effer degnamente infieme con queüe, che uanno a fórmame un ultra. la ondénella 
puritafi puo hauer del grande y nellagrande^ty del bello, nella béUexga del femplice, & nella, 
femplicita dello Jplendido; an^iquefto éfommalodedeWoratorey etfifa mefcolando yle cond¿ 
tionid'unaformay con le conditioni d'unaltra. come é manifeflo a i ueri j í r chbmi deKoratione. 
pero dico io, che mefcolando con ragione nellefkhriche le proportioni ¿una maniera, o conipo-
nendoley o leuandoky népuo nfultare una bella forma di me-jo. le cofe da prima fono femplicíy é 
fchiette y poififhnno con diuerfe aggiunte ogni fiata maggiori, etpiu órnate come fi uede chia-
ramente intímele opere y et inuentioni de mortali. jqondeue pero i l fauio, & prudente ^ír-
chitettopigliare tutto quello, che uienfatto da ognuno yma folamente quelle cofe y che comin-
ciano hauere non fo che di oceulta uirt áy onde dilettino ifenfi noftri. come lo ecccllente oratore 
nonpiglia tutto quello, chelfciocco uulgo, o la bajfa plebe apprende, ma tutto quello, che puo 
caderefotto la capacita di chi afcolta con qualchcpiu eleuato J entimento ,che da fe la ple
be non trouaria , ma trouato da altri appiglia, & fene diletta . cofi Vitruuio, non pren-
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de tutte qudle forme, & figure di fabriche, & di Tempij, che fono faite da q u e $ t & dx 
auellty che nel fabricare fono in luogo di migo , & di plebe.: perche queño fjyehbe in
finito > ne caderebbe fotto artificio* Ma ci propone queüe evfe , che fatisfanno a chi non 
fa piu oltre , poi che fon fatte, ma non pojfono effere ritrouate da ognuno3 & dice, che i 
principij , cioé l'origine della noftra confideratione é la figura , cioé qmlio% che prima fg 
rapprefenta alio afietto. Quefta figura,^ queflo afpetto,o netyefrontio nellefyalle, o ne i laú 
& fianchi de i Templopartitameme inpiufabricheiouero in ma ifiejfa; &peró Fitr, d mette 

i £J 

inan?lfettefigure,&a$ettidiTmpijr& dice,che itprimo Jtchíama,In antis, doifacdainpifa--
ftri,perchetAntefi chiamano le pilaftrate ,. che fono nelle cantónate della facciatay che in-
Greco fono dette Taraflade. l l primo ajpetto adunque, é dellajnceiata dinan^i delta fronte 
del Templo: nella qualefono ne gli anguli le pilaftrate, & contruforti quadrati, & nel' mexo-
k colóme > che Jportano in fuori x foprdle quali é ilfrontifpiciofatt& conquelle ragionif cbc 
fi dirá poi l l primo ajpetto adunque diceVitruuiá, che é in quefto modo* 
M II Tempio di faccie in pilaftri, fará quando egli haucrá nella fronte i pilaftrijde ípare* 

t i ,cherinchiudenoilTemp¡oa5ara i piUñii nel mezo due colonne , & íofcé BUC% 
i lhmtifpkio 
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jl frontifpieio fatto con quclla conuenicnza di mifure, che fí dirá rn qucfto libro. Lo cf-
fcmpio di quefto afpetto fi ucde alie trc Fortune, & delle tre quello, che é uicino alia por-, 
ta coílina. ¿4 nojirigiorninonfi ha reliquia di qmfto Tempio, pero con le ragioni imparate 
da Vitrmio figurando la planta, & lo in pié, & alema fiata di profilo, i fianchi, kfeid* 
remo le omhre, & lo emfir ifogli di figure, & di cofe minute t & facili, non affettando la quan 
tita i & la fottilita deüe figure adúmbrate inifeor^o y & projpettiua, perche lanoflraintentio-
neé dimofirarele cofe,& noninfegnare a dipingere, LapiantadelTenpio,dettofacciampi-

• • - • ' ' . , '• 

lafiri, éfegnata o í . doue fono le pilaflrate quadre informa di colóme é fegnato S. & k 
colóme nelme^p C. loinpié é fegnato D . 

La faccia in colonne detta proftilos, ha tutte le cofe, che tiene la faccia ín pilaftri , mi. 
ha due colonne fopra le cantónate dirimpetto a i p¡iaftri»& fopraha gliarchitraui, come 
la faccia in pilaílri, & dalia deftra, & dalla finiftra ncl uoltare delle cantónate tiene una 
colonna per banda . lo eíTempio é all'lfola Tiburtina al Tempio di Gioue, & di Fauno. 

llfecondo 
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l l fecondo afietto accrefce al primo due colóme fopra le cantónate alTiyontro dcíle pila-

flrate, & due neluoltarey cioé una per banda. Stimo /o, chela lucedi quefti Tcmpij ue-
nijfefolamente dalle porte ¡perche io non trouo fhtta mentione altroue di finejtre. Tifola Tibc~ 
riña fu confacrata adEfculapio , fkttaprimaacafo,poifortificatada1\pmani , & adomata 
dimoltibeüiy & grandiedificij. .Apprefoil Tempiodi Efculapio hebbe Gioue ilfuo edifica-
to da L.Furio Turpurione confule; & dedicato da C.Seruilio, come dicono alcuni: & nella pun 
ta deWlfdahebbe anche Fauno i l fuoTempioJelqualehoggiapenaft uedenopochiueftigh & 
meno fe ne uedera per íauuenire, perche i l Teuere gli ua rodendo dlntorno , & leuando U 
terreno, T.Liuio uuole, che di alcune condennagioni fujfe edificatoildettoTempiodaGn.Do 
nuth f & d a CStribonio edili. La planta di qúeflo tempio é fegnata F. & ferue anche al ter 
%p ajpetto y detto ^Amphiproftilos: perche leuandonele colóme daWaltra tejía y & continúan-
do i l párete, refta quejio ajpetto fecondo, detto Vrojiilos. lo in pié é fegnata E. & ferue an
che al terxo ajpetto , intendendofi la iflejfa fronte daWaltra tefta. 

Lo afpetto detto AmphiproíHIos, tiene quanto e neU'afpctto detto Proftilos, ma di 
piu ferua lo ifteíTo modo, di colonne, & di frontifpicio nella parte di dietro. 

Lo afpetto detto Perípteros cioé alato intorno , é quello, che tiene d'amcndue 1c fren 
t i fei colonne: ma ne i lati undici con le angulari, fi che queftc colonne fiano porte in mo 
dochclorpacio,cl icétracolonna,& colonna, íiad'intorno dai parcti a gli ultimiordi 
ni delle colonne , & fipolTapaflcggiare d'intorno la celia, comeé ncl pórtico di MeteU 
l o , di Gioue Statore,&alia Mariana deH'Honore,&della uirtu, fatto da Mutio fen-
za la parte di dietro . 

Si leggey che fuori delta porta falaria era un Tempio confacrata aífhonorcy perche in quel luo 
go fi troub appreffb faltare una lama con quefle parole . D O M I I ^ >AE H 0 7^0 EJ S. 
MfMarcello dedico un Tempio all'Honor ey (¿ralla Firtüychefupoi rcflaurato da Vefyaftanopro 
pinquo alia porta Capena (come fi truoua nelle medaglie.) Fece Mar cello qneflo per uno ricor-
do a quelli, che ufciuano all'imprefey che per la uirtu s'entra all'Honore.Mario fimilmente edifico 
m Tempio aWHonorey & dai Tempio della uirtu s'entraña. Gn, Domitio pretore drixoful Qui-
rinale un Tempio alia Fortuna primigenia, & iui anche era un Tempio deWHonore. Fu edifica-
to deüeJpoglie Cimbrichey&Theutoniche, in quellaparte del monte Ejqmlino, che Merulana in 
luogo di Mariana, é detta. Lapianta y & lo inpié di quejio Tempio é j'oprapojlo nelprimo libro, 

t I j^ l ío afpetto di due ordini detto Preudodipterosjcolié poíío,chc nella fronte ; & 
di dietro fono otto colonne j&ne i lati quindici con le angulari :ma fono i parcti della 
celia dalle tefte dirimpetto a quattro colonne, & cofi lo fpatio, che fará da i parcti d'in-
torno a gli eftremiordinidclle colonne fará di due intercoliinnij,& d'una groííezza da 
piedi della colonna. Lo efíempio di quefta forma non éin Romarbcnfi troua in Ma-
gnefuil Tempio di Diana fatto da Hcrmogene AlabandeojEt i l Tempio dfAppollinc 
fatto da Mneítc, 

I l quinto ajpetto é detto Tfeudodipteros y che fignificd y ^ alato doppio. Tfeudo mol diré 
falfo y Dípteros due ale: perchepterosfigmfica ala , &ptero7nata fono dette le mura daguna, 
& Ultra parte dello ^Avmempio detto Tronao, &uolgamientefi dice un ala dimuro: & a n 
che detti fono pteromata i colonnatid intorno al Tempio .perche a modo di ala jlanno d'intor
no : ondeperipteron, é detto quello ajpetto di'figura di Tempio, ch\ Tempio y che ha d'interno la celia, o na 
uedeí Tempio uno ordiñe folo di colonne, Dípteros due y rjeudodipteros quello , che ha leuato 
l'ordifie interiore delle colonne d:intorno y & lajciapiu libero lo fiado da pajjewiared*intor
no i l carpo delTempio. lapianta ¿fegnata 0. nel primo libro , & quim jhtto. 

l : 'aípcttodiducordini ,chcDiptcroscdetto,ha éiáanafj&di dietrootto colonne 
& d "Horno la celia ha due ordini di colonne j come ii Tempio Dórico di Quirino i & lo 
lomeo di Diana Efefia fatto da Ciefiíonte. 
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Del Dípteros} & del Tfikdodtpteros nefk mentione Fitr. nel proemio del fettimo libro, & 

' ielJeguente Capo ragiona deüa imentionedillermogene. 
Ilfotto aere , & feoperto 

Tianta dello afyetto detto Teripterosydoé, alato dintorno. afpetto, detto hipethros,é. di 
dieci colonne per tefta,& nel 
refto é ílmileal dípteros,& 
nella parte di dentro tiene 
duppio ordine di colonne ia 
altezza rimóte da i pareti al 
circuito, come il pórtico de i 
periílili, ma ia parte di mezo 
é ícopérto fenza tetto , & ha 
l'intratedelle porte dinanzi, 
& di dietro. Tellempio non é 
in Roma, ma in Athene é di 
otto colonne, nel tempio di 
Gioue Olimpio. 

Quejio doueua, ejjere un bel-
lijjimo , & gmndijjimo Tem~ 
pio:haueua iportkhi doppi d'in 
torno, & di dentro hauem dus 
ordini di colonne uno fopra tai-
tro . quefte erano minori del-
le di fuori. // coperto uenim 
dalle interiori alie efleriori, che 
ftaua inpiouere. Tutto lo ¡patio 
circondato dalle colonne di den
tro era feoperto; L'altare era 
nel me%o , Ejfer doueua , per 
ogni intercolmnioj un nichio co 
la fuá figura ; f i di dentro, co
me di fuori; et fi doueua afcen-
dere pergradi. Ma noi hauemo 
da dolerci, & dd mancamento 
de gli ejfempi, & della pouer-
td della lingua:fe puré non uo 
gliamo co tufo ammcllire la dti 
re%ga delle parole forefiiere, & 
che la lingua nofira fia corteje 
a riceuerle, come hafatto la F{Ú 
manaL.efigure noflre dimoftra-
no la nofira intentione. 

Di cingue 
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D i cinque [pede dt Tempij. Cap, I I . 
Inqne fono le maniere de i Tempij, dellc quali fono i nomi. Picnoftilos, cioc 

di fpefle colonne j Siftilos, piu larghe; Diaftilos anchora piu diftanti; Areo 
ílilos, oltra quello, che fi conuiene lontane; Euñilos , che ha ragioneuoli,& 
conuenienti interualli. Picnoftilos adunque é quando tra l'una, & l'altra 

«oloana»ui fi puo porre la groííezza d'una colonna, & meza, come nel Tempio di Diuo 
i Giulio, 
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Giulío, & ncl Foro di Ccíárc i l Tempio di Vencre,& fe altri Tempij fono di quefta ma
niera compofti. Lamaliicradetta S¡ííilos,é quella, douc trale colonnc í¡ puo poneré due 
groífezze di colonne, & i Zocchi dellc Tpirc a qucllo fpacio íbno. tanto grandi)cjuanto fa, 
ra tra due zoccht, come e ncl Tempiodella Fortuna equcftre al Theatro di pictraj &:ne 
gli altri, che fono con le ifteíTe ragioni fabricati. 

La humana cognitionefta di che uirtü delVanima ejftr f i mglia o dd fenfo, o dello intelktto 
comincia prima dalle cofe confufe, & indijiinte, mapoi approjfimandoft toggettcj/fk jnupar-
ticolare} &p iu .certa. né uoglio hora fdofofkrefopra quefto;jhlamente ne daró mf ef/empio del
ta cGgnitione de ifenfi. Vedendo noi di lontano alema cofa, ciformiamo prima una cognitione 
confufa, dello ejfere, ma uedendopoi, che queüa col mouimento f i porta in alemaparte,gmdica~ 
mo i che fia animale; & piu auuicinandofi conofeemo effer urihuemo; poi piu appreffo conofee-
mo, che é uríatnico; & finalmente uedemo ogniparte di quello, coft dallo ejfere, che é cofa uni~ 
uerfalijfima, uenimo al mouimento, & dal mouimento t i refirignemo all"animale, &pemenen~ 

/ fronte. 

0 profilo. 

do a pin diñinto conofeimento, trouamo thuomo, rkonofeemo fam'co, diñinguemo cgni 
parte del corpo fuo. fimilmente adiuiene nella cognitione dello intelletto. pero Fitru. ci ha pro-
poflo una ind!ftinta}& cenfufa cognitione de i Tempij yprefa dalla figura, & dallo ajpetto /oro. 
Terche tra le cofe fenfibili, la figura é oggetto commune, perche é fottopofla alia cognitione di 
piu fenfi. Difcende poi alia diflan%a delleparti; & diutnir a finalmente alia particolare, & di-
ftinta mi fura i ogni particella. Sette adunque fono i regolati ajpetti deüe figure de i Tempij - co-
me uniuerfaliprincipij deüa cognitione di queftamateria, & gia fono flati efpofii quali fiano. 
.Approftmandoftpoi alio edificio, uedemo le apriture, &jpecialmente <¿ii fpacijtra le colonne, 
i quali ejfendo in alcuniTempij piuriflretti, & in alcuni piu larghi,portano alVocchio diuerfe 
apparen%e, &-fhnno diuerfi effetti, o di dolcez^a, & b e l l e 7 g a , o di grandeza > & feueritd,fi 
come fannogli jhaáj'deüe uoci nelle orecchie:perd che quello, che é confonarmi alie orecchie, í 
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beUe&aagti occhi.perb yitr.diflingue le Jpeckde i Tempij fecondo gli interualli, che fono t u 
colonna, & colorína; non inqmnto al numero, ma inquanto alia grandeiga, loro; & dice > che •• 
¿aprima (pede j é dettaTicnoftilos y che di Jpejfe, & riflrette colonne, quando una coloma é 
molto appreflo íaítra. La jéconda Stflilos, quando i uani fono piu larghi, perche allhora le co
lóme fono piu diflanti. La terxa é detta, Diaftilos, che anchora conpiu larghi jpacij fi difegna. 
La quarta Jíreoflilos, che é quando oltra quello, che bifogna > diflantifi fimo gli intercolunnij, 
doé glijpacij, che fono tra colonna & colonna. La quinta Euñilos, che ragioneuolmente, & 
con diletto comparte i uani. & fe licito fufe darei a quefle jfcecie gli infrafcritti nonti, Stretta, 
Larga, B¿lafciata, Spaciofty & Giufla colonnatura. Diffinifce poi Fitru. ciafcuna Jpecie, & 
mole, che lariñretta jpecie detta Ticno(iilosj fia queüa doueglijpacij tra le colonne ftpojfono 
fare deüagrojfexga d'una colonna & me%a. La jpecie, & maniera larga detta Siflilos,é quando 
fipuo poneré tra due colome lagrojfex^a , 0 diámetro di due colonne; ma mole Fitru.che i xoc-
chi detti Tlinthides, che fono i xocchi, & l e parti inferiori deüe hafcfiano tanto diflanti, quan-
tolojpacioy&uanojcheepoflo tradue-xocchi. Del Theatro di pietra intende i l Filandro 
i l Theatro di Tompeio, i cui uefligij fono in campo di Fiore . né ualfe alhuon Tompeio, che egli 
uiponejfe ognijiudioperfarlo eterno ,facendolodi pietra,perchetroppo grande élafor%a del 
tempo, & la mgmria che egli fa alie cofe, ma quali non gli fono foggette f i l tempo iflejfo con i l 
tempo fi confurUa, & quello che con i l tempo prende uita, & uigore, col tempo sindeholifce,& 
ha fine .perche loejfer del tempo é femprenafcere, & fempre moriré, & mentre fi uiue, al-
tro non fi fa, che riceuere le ingiurie del tempo. alie quali quanto fi puo l'arte cerca di reme
diare ; ma infine i l tempo auan%a l'arte. Lo efiempio deüa jpecie detta Ticnoflilos é notato neüa 
fianta; & i l Siflilos é nellapianta detta Dipteros, pofla difopra. 

Le due antedette maniere hanno Tufo loro difettoíb , perche le matrone afccndendo 
per gradi alie fupplicationi loro non poííono andaré al pari tra gl i intercolunij; ma bifo
gna che pafsino afila. L'altro difetto é che le porte, & gli ornamenti loro per Ja ftrettez-
za delle colonne non fi uedeno.& finalmente per la ftrcttezza de glí fpacij, i l caminar d'in-
torno al Tempio é impedito. 

Eglifipotrehbediré ,fel,ufo ,tajpetto, & i l pajfeggiare é impedito dalle due predette ma
niere, a che fineVitr.celehapropojle? Dico io ,chefi come nonfideue lafciare adietro al
ema forma del diré per ejfer men bella, perche é tempo, che la ofeurita ci uiene a propofito, & 
la confufione, che fono forme oppofle alia chiarezga, & eleganxa del diré. cofi non doueua 
Vitru.lafciare forma alema , che fia men commoda, & meno gioconda aWajpetto. perche hora 
é che neWanimo de riguardanti per gli occhifiha da poner diletto, & placeré, hora meraui-
glia, & horrore, fecondo i l bifogno; & queflonon fipuo fare commodamente da chi non falo ef-
fetto, che fanno diuerfe maniere difahriche. & fe egli ft dicejfe ,chefi deue pone anche le ma
niere difettofe,per darci adintendere, come fi deuenofehifare, jorfe, che nonfarebbejuoridi 
propofito .machi uolejfe fare le colonne tanto grojfe, che quundo tra colonna,& colonna ui 
andajfe bene duegrojfexge, ci farehbe jpacio comeniente dipoter andaré di pari, quefli non ha-
ueria confideratione,che l'alteyiygrandepajfarehbeitermini, & che piu di due matrone doueua 
no andar apari,&che i xpechi neüa maniera Siflilos oceupariano lo jpacio tra le colonnc,(¿r fa-
rianonepiu né meno impedimento al caminare. & fimilmente le porte, che deono rijpondere a 
proportione, fariano impedite, come prima. 

La compofitione del Diaftilos,équando noi potremo traporre ncllo intercolun-
nio lagroflezza di trejcolonne,come nel Tempio di Apollo, & d i Diana, ma que-
ft a difpofitione tienequefta difficultá,chcgli Architrauiper la grandezza de gli fpa
c i j , fi fpezzano, 

0 quanto deue efere amenito lo ̂ rchitetto non folamente rijpetto alia forma, & ragione, 
che ndlo animo, & mente fuá con modi artificiofi molge, ma quanto alia materia, i cu difetti' 

• 
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fono infiniti y irirmdij pochi i &difficili, & alema fi.íta mimo , o di rimn ualor empero éhcncy 
(comes édetto ) che f i t r . ciproponale maniere difettofe•> accioche ferio contrario cipotia-
moguardare dagli errori. uero é che al fopradetto difetto , ft fuol prouedere facendo fopra gli 
tArchitraui moltiarchi, & lafeiandoli benfermare, & afciugare, lafeiandom anche difotto i l 
uano, perche quegli archi lenanoilpefo a gli architram. León Eattijia nel quinto libro alfet-
timo capo ajfai commodamente hainterpretatoinomi delk fopradette lpecie,fe bene nonfipm 
confesare la felicita de i Greci nella compofttione de i nomi. & le ha chiamate, confería, Jkb*-
confería, fiibdijpanfa, dijpanfai & elegante. Deucfibcns a:mertire, che yitr,nonha uoluto 
dar leggeferma de gli jpacij delle fopradette mx/iiere, mahaufato parole indeterminatc ydicen-
dOieglifipuoporre i f i potrebbe coüocare, & fmiglianti modi. queflo amertimento ci uenird 
apropofito nelle opere Doriche, nel quarto libro, 

Nelie maniere Areoílili non cié dato Tufo de gil Architraui di pictra,né di marmo> 
ma fopra le colonne íí deonoponeré le traui di legno continué, le maniere di que Tem 
pij/ono baííc,larghc)humili j & ornano i loro frontifpicij di figure di térra anta, o di ra-
fne doratoall'ufanza di Tofcana. Come íi uede al Circo Mafsuno i l Tcmpio di Ccrcre, 
& di HercoleA del Pompeiano campidoglio. 

ISlell: maniere lAreoftili ufano liberifpatijtra colonna, & colonna, & pero Fitru.haufato 
iinumero delpmi&non hadetto , la maniera ^AreofiHos, ma, le maniere;perche ejfendo in l i 
berta noftra difare i uani maggiori, non ci éprefcritta legge, né regola. In qmfte maniere non 
fi ufano ^Architram dipietra, o di marmo, perche fi fpex^arebheno . i l qualpericolo fe era nel
la Jpecie Diajiilosy done i l uano era di tre colonne, moho maggiormente faro, nella Jpecie ^Areojiv-
losy doue fonojpacij piu liberi. La doue,per obuiare aquefto difetto, fifacenanogli ^írchitra'^ 
MI di legno, & fi adornauano di anorio > & sinuejiiuano per coprire i l legno. pero Vitru, nel 
quarto libro al fettimo capo dice ilmzdefimo, ma con altre parole ; & m é la pianta & lo in pié 
di quejia maniera Tofcana ^Areoflilos. Ma quelle parole, che yitru.dice, Ma le maniere di 
queTempij fono baífe, larghe)humili)& nel latino barice, barricephaljj, hanno difficultá; 
benchequel barricephala f i puo intendere l'auorio, checopriua le te fie di que legni. perche gli 
Elefanti fono detti barrí.maquelbarice hadifficile interpretatione,fe forfe non é tolto dal 
Greco, perche mris,chs f i feriueper uita in Greco, fignifica le chiefegrandi, come dicono i dot-
tori Grechi fopra ifalmi, & ^Athanafio fopra quelle parole del falmo 44. a domibus eburneis, 
chein Greco dicono^Apó bareon elephantinon. dice, chele cafe órnate, & i Tempij fontuoft 
fono detti Fareis, perche i l falmo dice eburneis, come che que Tempij, & quelle cafe fiano 
fatte congrande artificio, & magnificentia. Didirno, dice che uarisfi jmjica la torre, & che le 
chiefefono torrite della potentia etgratia di Chriflo, & che hapofio eburneis m Imgo dijplendide 
&preciofe.fimil cofa dice Theodoreto fopra le iftefieparole, & Bafilio dice, che igrandi edifí-
cijfono da quel nome chiamati. Uifebio intende lo ifieffo, Liarte di formar di creta prima uen~ 
ne in Ethruria, che in altro luogo cf Italia. In quejia furono eccsllenti(Timi Dimofilo,, & Gor-
gafoj^r gli ifteffierano anche pittori, &coñl'una, ¿j-taltra loro arte adornarono i l Tempio 
di Cerere, nel Circo Majfimo, & con la Greca inferittione in uerfi iuipofii dimofirarono, che le 
opere dalla defira erano di Demofilo, & dalia fnifira di Girgafo. Jlaaati quejio Templo tutte 
le cofe erano Tofcane, <£r ifiontijpicij erano di quefie opere. i l luogo di Fitru.nel quarto, don e 
egli accenna, quello, che egli dice in quejio luogo, \ Siano le traui incafirate in modo con chia-
u i , & ritegni,che la commljfura habbia lo jpacio lar$o due dita, imperoche toccandofi le tranh 
&nonriceuendojpiraculodiuento,ferifcaídaiioinjfeme, & prefio fi guafiano.ma fopra le 
traui, & fopra i pareti trapajfino lemefoleper la quartaparte deU'alte^a della colonna ¡por
tando infuori, & nelle fionti loro dinaniq fittifi mo gli adornamenti, \ Ecco che Vítr.chiama 
anlepagmentaquelliornamenti,chefonoappofii,& fitti alie trauature per inuefiirle co-
prirle, & FitrAicc quifotto, che quantogliftatij tra le colonne fono maggiori, tanto piu grof-
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Ja ejjcr deono le colóme, & conf iguentmente minori, & pu baffe. & pero i Tempij ^reoflili 
fono humilh depreffi, & bafji. 

Hora egli íi deue rendere la ragione dclla bella, & elegante maniera Etiftilos nomina-
ta,laqualc,& airufoSíaliabellezza,&aliafermezza tiene efpedite le fue rag!oni,per-
ciocheíl deonofaregliintercolunniidella groíllzza di duecolonne,& un eparto, malo 
fpacio di mezo tanto a fronte, quanto di dietro/i deue fare di tre groíTczzCjperche a que 
fto modo haucrá>&: lo afpetto della figura gratiofo^ Tufo della entrata fenza impedimen. 
to; & i l paííeggiar d'intorno la celia ampiezza. 

// riftrettú intercolumio impedma i l caminare, £entrare,&l'afyetto :perb le due maniere di 
prima erano uitiofe. llpiu largo, & libero portaua pericolo de gli Urchitraui, ^dunque i l 
giuflo, & fcielto tra'lpiu, & i l meno, che fono eftmni uitiofi, m mexp come uirtuofo ft deue. 
ridurre.Se adunque uno & me%o , & due époco,& tre é dipiuyrefla, che due & un quano fia 
comeniente. Ma perche non écoft due & Me%o, come due & un quarto t I{i$ondo> che que-
ftofard iagiufla mifura del compartimento, quando ft uorra jure lo jpacio dello intercolunmoi 
dimexo ymaggiore , che gli intercolmmíj eftremi. oltra che fe mi cauamo da una proportwne 
fottofefquialtera una fottofefqniqimtay ne nafcerd una fottofefquiottaua, ecco , uno & mexo 
fono fei quartly due fono otto quartiy due & me^o dieci quartiy tre dodici quarti, fei ad oiiofono 
in proportione fottofefquialtera, dieci a dodici mproporttone fottofefquiquinta.dirai adunqueyfei 
uia dodici y fanno fettantaduerotto uia dieci ottanta, tra fettanta duey& ottanta cade proportio
ne fottoffquiottaua. i l noue admque épmproportionato al fei y &.al dodici > che al dieciyadun-
que noue quarti faranno i uani della bella maniera. Hor uediamone la prona* 

Se la facciata done íi deue fare i i Tempio fará per farlo di quattro colonne , partiícaíi 
in partí undici, & meza, lafeiando fuon da ilati i margini, & gli fporti de i bafamenti. 
Se deue efler di fei colonne , íi partirá in diciotto: fe di otto , in uentiquattro, & meza. 
D i quefte parti, fía i l Tempio di quattro, o difei, o di otto colonne in fronte, ne piglie-
rai una, & quella fará ii modulo. La groífezza delle colonne fará d'un modulo, & ogni 
intercolunnio, eccetto qaellodi mezo,íiadi due modtrli , & d'un quarto . L'intercolun-
niodi mezo, si dinanzi, come di dierro, fía di tre moduli; l'altezza delle colonne fia di 
otto raoduli,& mezo . & a queño modo per q-üella diuiíione gli fpacij, che fono ira le 
colonne &le altezze delle colonne haucranno la giufta ragione. Noi di quefto non 
hauemo efiempio in Roma, manell'Alia in Theo éil Tempio del padre Baccho di ot
to colonne »•! fronte . 

Fitrnuio ci rende contó della hetla mantera detta Euflilosy la quaíe é quando t uani tra le co
lonne fono di due tejie, & un quarto, & i l uano di mexo é di tre i Con quefla ragione egli regó-', 
la quelle fei forme d'ajpetto dette difopra, lafeiando lafkecia inpilaflriy perche ella é ñnchiufay 
& non ha pórtico dinanxi* Queflo ft comprende bemfjmo dalle parole di Vitru. perche egli di-
mofira ciafeuna di quelle figure dal numero delle colonne, & pero in uece di diré proftilos > & am. 
phiproñilos y cioé facciata in colome o amhe le tefie in colarme > égli dice tetrafiilos y cioé quat 
tro colonne.&m uece di díre perípteros y egli dice efdfiUos y cw^ di di-
repfeudodipteros , o dipterosy egli dice,efaflilo cioé di fei colóme in fronte. Bauendo adunque di-
nioflrato in confufo le maniere de gli afpetti, hora egli tiñók regalarle. Et prima fecondo la bel-, 
la maniera delle (patio giufto y & fcielto y poi fecondo te al tre y che hannopiu ftretti yo piu li~ 
ber i intermitid í{egola adunque i l proftilos > & Favíphiprojül&s con una fola regola y perche 
Puno afpettOy& taltro é di quattro'colonne. Tiglia lo¡patio ddla fronte del Tempio,& nefii un
dici parti & me%a.y una delle quali deue ejfer i l •modulo, cio¿ quella mifura ,che é regolatrice di 
tutte le parti delíopera. Ecco qui l'ordine, del qualc detto hauemo nel pruno libro, al ferxp Ca
po. Lagrojfex^ adunque dcüa colonna fura d'un modulo y & cjjendo quattro colonne uande-
ramio quattvo moddi: lafeiando pero g k ^ ^ ¿ i f ( m Í M 9 irfi^ifoimfiif**Í « W ^ í 
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fíale, che Vitr. dice prMer crepidines, & prokttnnts: cioé oltm te mxrgini, & g l i fyortl. & 
perche i uani fono unmeno dcüe colonne, uijaranno trc uani y qnello di mtxo HUOIC tre modulit 
che con iprirni qmttro dellegroffeTge, deüe colome fknno fette. I i m uam haueranm qnattro 
moduli, &me%o; dando a ciafcimo due moduli > & m qmrto, & cofi jar amo regolaú i tiani 
della fiicciata in colóme, & ddlo ̂ imphiprofiilos. Símilmente fi regola ilperípteros, cioé ala-
to a torno, perche hauendofi a porre fei colonne per tefta yfi ha da partiré la facciata m partí di 
cíotto : una delle quali [ara i l modulo: cinqueJaranno date a i uani :Jei a'legrojjez^e delle colon 
ne: il nano di mezo tre: i quattro due per banda: noue, a due moddi, & un quarto per ínterco~ 
Imnío, che poflí infierne fumo diciotto. Símilmente fi regola i l finto alato doppio, & i l doppio 
alatoyperche ejjendo limo, & l'altro nelle tefte di otto colonne, eglifi paríird la fronte in partí 
uentiquattro í r m e l a , l'una delle quali fard i l modulo. Otto moduli adunque andaranno alie 
grojjexge delle colome y tre neluano di me^o, che fono undici. & perche refiano tre uani per 
banda, che fono fei y andandoui due tejie, & un quarto per nano, uiandranno tredici moduliy & 
mexo J che aggiunti a gli undici y fknno uentiquattro & mego. Et quefio é quello, che Fitr. ci in 
fegna, & ci regola anche l'altezja delle colonne, & mole y che in ogni maniera di ajpetto regó- -
latofecondo lafcielta diuifione de iuaniytaltei^a delle colonne fia di otto moduli & mexo et quh 
ui accema la maniera Iónica, della quale egli dice ragionar nelprefente libro, 
Et quelle rifpondcnze di mifure ordino Hcrmogenqil quale anche iw il primo nel tronar 

la ragionedel Tempio d'otto colonne, oucro finto aípetto doppio. perche dalla íimme-
tria del Dípteros, egli leuo gli ordini interiori di trenta colonne, & con quella ragtone, 6c 
della fpefa , & della fatica fecc guadagno. Quefti nel mezo d'intorno la celia fece un lar-
ghifsitno fpacio da paííeggiare, & non leuo alcuna cofa dello afpetto, ma fenza difiderio 
di cofe fuperíiue conferuó Tautoritá con la diftributione di tutta Topera. Percioche la ra 
gíone delle ale, & delle colonne d'intorno al Tempio é ftata ritrouata, accioche lo afpet 
to per l'afprezza de gli intercolunnij haueflfe riputatione > & anche fe per le pioggie la for-
za dellacqua teneíTc occupata,& rinchiufa la mokitudine delle genti,poteflero hauer 
nel Tempio, & d'intorno la celia con largo fpatio libera dimorá. £ t tutto quefto fi truo 
ua efpedito nelle dirpofitioni del Pfeudodipteros. Il che pare, che Hermogene fatto hab 
bia con acuta, & gran íblertia gli eftetti delle opere, & che habbia lafciato i fonti, d'onde 
i pofteri poteflero trarre le ragioni delle difcipline, & gli ammaeñramemi dell'Artc . 

Leuandofi dal Dípteros le colonne di dentrüyponendoui quelle delle tefie yfi leuano trenta co
lóme y come per la planta fipuo uedere. Hermogene per ijparagno di fpefa y & di fhtica leuo Cor 
diñe di dentro, lafcio iportichi piu¡paciófi, non tolfe alcuna cofa dallo afpetto, perche nelle fron 
t i reflarono le otto colonney & dalli fianchife ne uedeuano quindici. Et pero quefto afpetto fi chin 
mafalfo dípteros, perche fa la moflra del dípteros, ma non é . Da quefio luogo fi comprende, che 
Vitru, ha regolatigli afpetti, fe bene egli non gli ha nominati, perche chiar amenté egli per o£ia~ 
ñilo ha intefo i l Dipterosy&il Tfeudodipteros. dicendo di Hermogene quefte parole, 11 quale 
anche fu il primo a ritrouar la ragione del Tempio di otto colonne , ouero Pleudo-
dipteros. 

Dimoflra anche chiar amenté la fuá intentione nel proemio del quarto , nel quale egli dir 
ce yquanto é flato effequito nel terxo y dicendo d'hauer detto delle diflributioni, che fono in 
ciafcuna maniera , cioé ne i principij della cognitione de i Tempij , quanto a gli afpetti y & 
delle cinque maniere, che trattano deglifpatij, l'he fono tra le colonne. Ma quipotrehhe náfeer 
re un dubbio, come fia, che Fitr. non habbia fhtto mentione del Tempio ritondo, come egli 
non habbia regolata la maniera de i Tempij feoperti, che hanno dalle tefie dieci colonne pri 
mo dtco y che Fitr. ragiona de t Tempij ritondi nel quarto, & forfe gli mette neV numero di gli 
afpetti y che fono di liberi intercolunnij, come anche i Tofcani, & ha lafeiato di trattarne, M m 
tando m quefio luogo quelli afpetti, che per alema aggiunta uanno crefeendo. M fecondo fi di-
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cs, che é cofa fucile dalle foprapoflc régele compartiré anche i l Tempio feoperto detto hipethrosj 
Jecondo la bella maniera.-peró f t l Tempio Jara infi-onte di dieci colóme; eglifi partirá la fronte in 
parti trenta.'ma, una delle quali jara i l modulo, lagroffeTga dclle colóme faro, d'un modulo. & 
pero a dieci colonnefí dar amo dieci moddi, alio ¡pació di mexo tre, che fono tredici, a i uani da i 
lati y che fono qmttro per banda, chefhnno otto uani, fe ne daranno diciotto, che gionti aüi tre 
dici ,fommano trentuno. La pianta, & lo in pié di ¿¡uefta forma éfegnata col nomefuo. 

Nc i Tempij Arcoílili > Jone fono gli fpacij liberi tra le colonne, dconfi fare le colonne 
in quefto modo, che la groííezza di quellc fia lottaua parte dellaltezza . Et nelia forma 
Diaíli'ios, (¡ dcuemifurareraltczzainquefto modo, che fiadiuifain parti o t t o ,& meza 
& di una parte fia fatta la groííezza delle colonne. Nella maniera Siftilos egli fi ha a diui 
dere l'altezza in noue parti meza, & di quelie darne una alia groílezza. Neila manie
ra picnoílilos, l'alcezza ediuifo in dieci parti ,& duna íi fa lagroííezzadellacolonna. 
Nella maniera Euílilos, fi ferua la ragione della Diaftiíos , cioé, che l'altezza della colon 
na íi diuide in otto parti & meza, & una íi dona alia groílezza. Et a quefto n\pdo fi da 
per la rata parte la ragione de g!i fpacij tra le colonne : perche, fi come crefeeno gli fpatij 
tra le colonne, cofi íi deono con proportioni accrcfcere le groíTezze de i loro fufti jper
che fe nella maniera areoílilos la groííezzadella colonna fará la nona,ouero la décima 
parte, ellaci parerá tenue , &fott i le , perche perla larghezzadei uani l'aere confuma,& 
íminuifccla groílezza dello afpetto de i tronchi delle colonne . per lo contrario fe nella 
forma picnoílilos fará la groílezza lottaua parte dell'altezza, per l'anguftía, & ftrettezza 
de gli fpatij ,fara un'aipetto goníio,&fenza garbo, & pero bifogna feguirelaconuenien 
2 a delle mifure fecondo la maniera dell'opera, &cofi per quefto íi deono fare le colonne, 
che ftanno fu le cantónate, piu groííe una cinquantefima parte del loro diámetro, perche 
fono dallo aere circonftante tagliate, & piu fottih paiono a í riguardanti: & pero quello 
che inganna gli occhi deuc con la ragione eílere eífequito, 

Hauendo Fitru.regolati gliafpetticonlapiufcielta, & beüamaniera de gli mtercolunnij9 
detta Euflilos, hora egli ci infegna , come f i hamo a regolaregli ajpetti delle Mire maniere, che 
fono le altre quattro, la flretta, detta picnofiilos; la larga, detta fíftilos; la rilafeiata, detta dia 
fiilos ; & laípaciofa, & libera, detta areojiilos. Lafomma della fuá intentione é quejia,che 
m i douemo confederare gli fpatij, che fono tra colonna, & colonna in ciafeuna delle dette forme * 
& done trouaremo tra le colonne ejjere¡pació maggiore, douemo aproportionefare piugrojfa la 
colonna: & la ragione é quejla aperche fe fiif¡ero le colome fottili doue fono i uani maggiori, 
molto fi leuarebbe dello ajpetto, imperoche lo aere é queüo, che toglie della grofeTga delle co
lonne , &faparcre quelie pin fottili, come la {(perian^a ci dimoflra. Doueadunque épiu di ua-
710, di fpacio, ini entra piu l'aere, i l quale efjhido d'intorno taglia del uiuo; Et pero con huo-
na ragione la diñando, degh intercolunntj regola lagroffet^a delle colonne. La onde Vitr. uo-
lendoci confermare con altra ffierien^a, & ragione quello, che ci hapropoflo, mole, che leco 
lome, che ñanno fu gli anguli delle fabriche,, che hanno portichi d'intorno ,fiano piu groffe al~ 
quanto delle altre, che fono tra quelie i perche dintomo le colonne angularifi ramio, ma^gior 
quantita di aere, & di luce, che le uiene a mangiare delta lor groffeiga, doue pareno piu fottili 
deüe altre, & pero inrimedio di quello, che leua la luce, ̂  lo aere, fe le da la cinquantefima 
parte del diámetro di piu delle altre. i l che femé a queÜa digniffima parte , che nel primo libro é 
detta Eurithmia. Vitr. adunque ha detto del numero delle colonne de gli a¡petti, detto ha delle di 
flanee loro nelle cinque maniere: &poiha detto dellegrandexje diquelle: & cofi é difcefo a po
co apoco daWmüucrfale al particolare, & ha diñmto le cofe confufefecondo lordine della huma 
na cogniíione. & anchora diuiene apiuparticolar notitia, & tratta delle conírattioni, & ra-
slremamenti, chefifannojiel fommo della colóme, & fimilmente della gonf¡atura,che fi fa nel 
me\o. & dice. 

Le 
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Leditninutioni, che ÍI fanno nella parte.di fopra delle colonnc fotto i collaríni detti hy 

potrachelij, fi deueno fare in queílo modojchc k la colonna fará di quindici piedi almeno, 
fui cliuifa la groflezza del furto da bailo in fe! parti, & di cttique di quclle fi faccia la grof-
íezza di fopi'a , & di quclla colonna, che fará alta da quindici a ucnti piedijil fufto da baíTo 
íia di ai ib in fci partí & meza, & di quelle fiano date cinque & meza alia groííczza di fopra, 
íimiimente di quelle, che faranno da uenti fin'a trenta piedi, la planta ÍI partirá in fette par 
t i , & in fei di quelle íi fará la dimimitione di fopra . ma quella , che fará da trenta fin quar 
ranta piedi ,dalbalTo piede hauerá fette & mezo , & dal difoprá fei ,& mezo la ragione 
del fue raftremamento; Et cofi quella, che fará alta da quaranta fin cinquanta piedi, ef-
fendo dal baífo diuifa in otto parti, fará fette di fopra nel Collarino: Et quelle, che íaran-
no pin ake, con la ifteflaragione per la rata parte fi faranno piu fot t i l i . Ma quelle perla 
diftanza deiraltczza ingannano la uifta, che afcende : Et pero fi aggiugne i l temperamen
to alie groíTczze, poi che la uiftanoftra feguita mirabilmente la gratiajSs: la bellezza, al 
cui placeré,fe noi non confentimo iuíingando conla proportione,& con laaggiuntadc 
i moduli, accioche quello , di che ella é ingannata, & defraudata , con bello temperamen
to fi accrcfca , dalle opere fará rimandato adietro Tafpetto di quelle, fenza gratia > 8c fen-
za proportione di bellezza , 

Facemnúgli antichi La fómmkú deUa colonna pm fottile, che taparte, di fotto; faceuano fmH 
mente nel me%p v/na gonfiexga, & tumd&ga. moho dolce, & teñera, che gentilmente fi uolge 
ua, che le daua moho del buono . La ragione, perche cofi faceuano, era, perche le cofe nafcen 
t i dalla térra, come fono g l i alberi y f i n che fi leuano ,pm s ajfottigliano, & glihuomini piuag 
grauati da ipefi ¡piu singroffano nel mexo. pero imitando gli alberi fi raftremano le colóme di 
fopra y & imitando lo ejfetto del car ico ffigonfiano nel mezo . f i come admque crefeendo in lar 
gheT^a i uani, Fitr. ha uoluto, che a proportione crefea la groffe^ja delle colóme, cofi mole 
hora per la ijleffa ragione, che cjuanto épiu alta la coloma, tanto meno fia raftremata di fopra, 
perche crefeendo in alterca 9fa lo effetto da fe flejfa & di ció ne da lo ejfempio, la regola, & la 
ragione, i l che é fucile. Macóme fifucciay&doue comincia quefta diminutione, & con che 
garbo fi tiri lagonfiatura nel mc^o 3 Fitr. non ci dimoflra, benche egliprometta in fine del libro 
darciil difegno, & dice. • 

Madella aggiunta,che ílfancl mezo della colonna, Gheentafifichiama,ncl fine del 
libro fará formata la fuá ragione, come dolce, & conueniente fi faccia. 

Credo io, che que fio fita in diferetione, & deftrexga, piu preflo, che in arte o regola: ben
che i l S erho, & altrine trouino alcuni modi, a i q uali mi riporto. Difidero bene, che fi auuer 
tifea y che Vhuomo non prenda ammiratione, fe mifurando le antichita di l\pma, non ritroua Jpef 
fo le mifure delle colonne apunto yperche fe eglifipotejfe uedere tutto i l corpo della fkbricayíhm 
tno non fi marauigliercbbc dellagrandex^ayO picciolexga de i membri, ma ritrouando un piede* 
otwro un hraccio feparato, nonpuo diré ,que(iopiede ¿grande, o picciolo ¡ dico rijpetto del cor
po. fe adunque c i ó uale nel corpo humanoy perche non deue ualere nel corpo tfuna fubricay o d'al 
tira cofa artificiofa tperche uolemo fiirgiudicio d'una colonna, nonfapendo come ella era pofia 
in oper a y che ¡pació era tra una colonna, & l\tltra, in che maniera era collocata, per quale acci 
dente era cofi compartita: che effetto, in che luogo fkceua, & altrifimili rijpetti ? che danno y 
che diré a quefii difegnatori, che tutto di uanno mifurando le parti & leparticeíle, fen^a confide 
rationc del tutto, &fe nefiinno regoky&precetti inuiolabili: & dicono, che non fi troua in I{p 
ma cofa fatta fecondo le rególe di Fitr.al quale doueriano credere, poi che eglijieffo, ci leua la 
foperfln ione, l obligo y & laferuitu con le ragioni manifefle í Sonó bene i temini delle cofe, fecon-
do il piu, & il meno , ma tra quetermini, oue fia , chi uoglia procederé con ragione, non ha per 
duto i l modo difemarfipm in uno 3 che maltro luogo, quando la occafionegúda di fiarlo. 

Deüt 
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(Delle fondationi, & de He colonne, & loro ornamenti^ 
dtgli Architraui tantone i luoghi [odt 5 quanto 

ne imofsi, aggmmati. Cap, 111. 
; 

E fondatíoni delle opere fopradettc di quanto fottera fi ha da farc, fi deo-
no cauare, fe troiíar fi poíTono, dal iodo, & poi nel iodo, quanto ci pare-
rá per la grandezza dell'opera, fiano fatte , & quella fabrica, o ttruttura per 
tutto i l fuolo quanto piu íi faccia fodifsima:& fopra térra íi facciano i muret-

t ifot to le colonne per la meta piu grofsi di quello, che faranno le colonne : accioche le 
parti di fotto fiano piu fermedelleparti di fopra (&quefti fi poíTono chiamare Stcreo-
bata,quafi ferme piante, perche foftentanoilpefo di tutto lo edificio) oltra di qncño 
gli fporti delle fpire, o delle bafe non deono ufcire dal fodo: &aUo ifteílb modo deuc 
eííereferuatalagroíTezzadelmuro, ma bene glifpacij deono efler fattí a uolte, ouero 
íianoíbeneraífodati,&battuti5accioche fiano bene rattenuti , & fermi. 

Hauendo Vhrmio trattato di queüe cofe, che da lontano in confufo, & di quelle, che piu M 
fimtamentej&d'apprejjouedemo, accioche non paia , che fiano filamente nello aere y & 
che non hahbianopiede , egli uuoletrattare delle fondamenta di quelic, &conbeWordine dal 
fondamento peruiene fino aüa cima tfacendo nafcere, & crefcere la fabrica. Trimieramente 
adunque egli cimoñra quello j che deue fiare fotto le fabriche •> & mole, che imitiamo la na
tura y che ne gli alheri fa le parti inferiori piu groffe,che le jkperiori .-perciochemegliofi fo~ 
fientano i pefi, & i carichi grandi. l l piano admque, doue fi deue fabricare, é ouero duro, fo
do y & naturale y ouero tcnero ymolle y & di terreno portato& mofjo . diuerfamente fi deue 
fondarenelhino y & neWaltro : perche doue trouerai la térra foda , iuicauerai perfondare. 
& farai la fofia tanto larga, quanto porta la ragione dell'opera , che dei fare. fe i l ter
reno faro, moüe y o faro, tale nella fiperficiey ouero profondera moho: fe é nella foperficie , ca
na infinoy che trouiil fodo y fe profondera y bifognerd farle una palificata ben battutay& 
raffodata. l l fondamento é dettofuhñruffione¡chealtrononéychelafahricay che (i fh fot-
terra y fin che fi ueda. Hora quefia fondatione deue effer di fotto larga y &-piu che afeen-
de y piu fi ua reflringendo. Deuefi cauare iltcnenodella foffaegualrmite y & il fondo deue ef
fer piano y & egualeper tutto,accioche ilpefo della fabrica loprema egualmentCy né ipareti fac
ciano danno, ofegno alcuno. Le largheTge delle foffe per lefondammta fi deono fare dalgudi-
cio dell\Jrchitetto y fecondo le grofjc^e delle mura, legrande^e delle fabriche, & lequali-
tá de i terreni .-perche puo uenire occafione o nel fare un gran palazo , o un Templo, ouero 
un ponte, che fi facciano lefondamenta intiere continúate per tutto il piano, di fotto con per
petua muratura. Quando al pari del piano hauerai leuato la fottowurutura, & il fondamento 
dei leuare alcunimuretti y che fi chiamano Stereobati , & altroue fidobati, quafi fodiy & 
fermi piedi delle colonne: benche altroue Stereobata uoglian diré i l bafamento di tuttala fabri
ca y che in Sema edificij, éfutto a fcarpa. ma che quiui intenda i l piedejialo, fi uede per quel
le parole. \ & fotto térra fi facciano i 7nurettifotto le colonne. I cioc quando la fabrica co 
viincia a Jcoprirfi, uederfi. I muretti fotto le colonne altro non fono , che i piedejiali, 
chefi douerianodirepiedefiiliy che piedi delle colonne y che farebbe parola compojia delGre 
co y & del uolgare. maparliamo fecondo l'ufo . quefii adunqtte doueriano effer piu yoffi per la 
meta del fufio delle colonne da haffo. ecco la ragione. La fpira, & baja della coloma non ijpor 
ta piu infuori per lo piuychelametadella^rojfe^adtlíacolonnaycioéper unquarto da un 
uto > & per unquarto daWallro ; & quefionella Dórica: perche lo ¡porto della baja Iónica fi 

fa d'una 
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fad 'unaquarta)&ottauadellagrojjc7^adcüacolonna) come anche della Corintbia. Fuole 
adunmc Vitnmio che il piedcjlilo, che éfotto la colorína, fuper la metápiugroffo della colon-
na , cbeniua fopra: & dipiu uuole •> chegli (porti delíe bafe, che fouo tanto , quanto la lar-, 
gbcx^a del TOCCO , nm enchino del u iuOfCioé del quadrato delpiedeflalo.Egli f i deue aiíuertire, , 
che per quefto nome Stilohata i fe henesintende quelmuretto, che é fotto le colome y c o m e pie-
de i órpofamento, pero fono anche i Stilohati congiunti uno con Valtro mediante quella aggiun-
ta, delli quale parlera Vitrmio qui fotto: &peró tutto quel ligamento, é detto anche Stereo-
bata 3 fecondo la ejpofitione del nome , che detto bauemo: & tutta quejia fabrica é imme 

diate fopra tena, & f t pm anche poggio no 
minare :ma del poggio ne dirb quifotto.Deue, 
fi auertire,che i buoniantichi, febene face-, 
uano i l bafamento piu largo della fabrica di 
fopra y non pero lo fkceuano a fe arpa: ma in 
modo digradettheome ci mojlra la figura qui 
apprejjb. Dicepoi Vitrmio. \ Et alio ijiejfo 
modo deue ejferferuata la grojfez^a-delmu*-, 
ro\ cioé che la parte inferiore fia piu groffa, 
di queüa di fop raMa gli jpacij j che f o n o 

tra unpiedejialo y (¿r f altro, cioé nelle fon-
damenta, ft deono legare in queflo rnodoy che 
o i m ' a f t fucciam a uolti, come é lo in pié d'un 
Templo dtfegnatonelprimo libro y al cap.fe'-
condo : ouer fiano raffodati con palificate 
ben battute &ferme: & a quejio modo i le~' 
gamenti deüa fabrica faranno fermi§imi.(lu.e 
f i i uolti fono ñatiritrouati per filmarla jpe-, 

fa y (¿r per afiieurar y che le c o l ó m e per lo pefoloro n o n fondino , & i uolti fono rmerfci:ma 
che impedifee y che non fiano anche dritti , come é nelteffempio allegato i Ma come fi battino le 
palificate y con gli injimmenti detti Fifluce da latini, & Becchi danoi y non é alcunoyche n o n , 
lo fappia: & quefta é la regola di fondare n e i luogbi, che hanno buono, <¿n fodo terreno y co
me fono quelli di Candía tenacijfimi y&fermiffimi y ne iquali é gran fatica fure lecauationi* 
Ma fe' iluoghi faranno di terreno moffo, ouer o paludofo ¡.o t enero come a Venetia.3 Fitrumoe 
c e infegna queüo fi deue fure y & dice , 

Ma s'egli non íi truoua il fodo, & che il fuolo fia m o í í o , cmero paluftre j allhofa quel 
luogho fi deue cauare, S', notare j & eon paii d'Alno, o di Ol iuo, o di Ronere arficciati 
conficcare)& conle machine fatte a cjuefto propofito fiano battnte le palificate rpcrsifsi-
me,& gli fpacijjchefono tra i pali llanoempiti di carboni, & le fondanienta fiano empite 
di fodifsime murature: ma poi che lefondamenca faranno ben battute, deonfi porre a i i -
uelloipiedcftali, íbpradei quali difponerai le colonne (come s'é detto di fopra) : onero-
nella maniera di ftrette colonne,come ellariccrca,ouero nelle altre,come ciafeunari 
chiede , fia o riiafeiata > o fpaciofa , o gratiofa maniera , come di fopra fono ftate ordina-
te , & deícritte , perche nelle areoftile égrande liberta di fare gli fpaci}, come piact: a cia-
feu no. bene egli fi deue auucrtire, che ne gli alati atorno^detti Peripteri, collocate üana 
le c olonne in modo , che quanti uanf faranno nella fronte, tante due fíate fiano ne i lati, 
per che coii lará doppia la lunghezza dell'opera alia larghezz.i;pcr6 che quelli,í quali háno 
uol uto raddoppiar le colonne , & non i uani, pare che habbiano errato, perche paiXjche 
un o intercoltinnio oltra qucllo chebifogna, fi ftenda per la lunghezza. 

Vitr.ha detto nd Capo antecedente > che lo alato átomo detto Teripteros, haueitafei colon-* 
ne 
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ne in fiontc; adunque haueua cinque mni ; perche fempre i umifono m meno delle colóme : & 
da i lati haueua undici colóme computando le angulari; adunque haltera dieci uani:& quellhche 
hamo raddoppiato i l numero delle colome da ifianchijhanno errata y perche non hamo computa 
te nel numero delle colome da i lati quelle j che jianno fopragli anguli, le qualiferueno alia fron
te, & ai lati ; f i che bifogna raddoppiare i uani, non le colome. ¿g» quefla regola é anche nel 
le altre maniere, che hamo colóme a torno, cheforfe fotto queflo nome di periptere fono fiate 
tutte comprefejperche tutte hamo le ale a torno.Finqui adunque hauemo lefondamentayhauemo 
ipiedefiali, & la fabrica al^ata da ferra: horaft ragionerd de i gradi, per l i quali fi afcendeua 
alTempio.queftieranonellefronti,comefiuedein molte piante di fopra , erano anche d'mtorno , 
come nellaplanta del peripteros difei colonne sépofto: & con una ijtejfa ragionefi regola i l nume 
ro y í a l t e ^ , & la larghc^^a de i gradi, & pero dice Vitr, 

I gradi nella fronte íi deono formare in quefto modo, che fempre fiano difpari, perche 
falendofi al primo grado col pié deílro, lo ifteífo piede entrandoíi di fopra nel Tempio fa 
ra pofto: ma Ic groífczzc di quelli cofi giudico io che debbiano eífer termínate, che non 
íiano piu groífe di dieci dita, né piu fottili di noüe . perche a queíto modo non fará difíi-
cileilfalire. Le ritrattioni de i gradi, non fiano meno d'un piede, & mezojné piu di 
due:& fe d'intorno al Tempio fi deono fare i gradi, íi faranno airifleíTo modo. 

I I piede nel falire prima fi al%a, poisallarga-.quella mifura, che fi fii alxando,é dettagrojje^ 
%d del grado:quella} che i l piede calca, (¿T sallarga per falire alio altrogrado}é detta da Vitr. r í 
trattione del grado. io chiamerei quella, alteiga, & quefta, larghexga del grado. Qui non di
ce Vitr.che i gradi debbiano effere piu tre, che cinque>piu cinque che fette. ben é ueroyche egli é 
jiato auuertito nellejubriche antiche,che no sépajfato i l numero di mue.etfe purefipamtiáyégU 
fi faceua unpiano, & una ritrattione larga, che noi chiamamo requie , fopra la quak fi ripoft-
uano d i huomini, dapoi lafalita. Deono effere i gradi non piu alti di dieci parti ¿un mde, né 
meno di noue, ma fefuffero noue parti a punto, o meno di dieci fariano piu eommodi . Tone adun 
me Vitr. i termini del pin, & del meno : ma a di noftrifi fanno minori, i l che non laudarei, per
che poi non hamo grandeva ,fe benefujf?ro piu commodi alia falita. I l piede épartito in dodici 
oride, come hauemo eletto. dejiante fono dieci oncie, dodr ante noue, <& le oncie anche fono det 
tedita. Mafe eglifiuorráfare ilpoggio da trelatiy Vitr. dicequeilodóuemo ojjeruare. 

Ma s'egli íi uorrá fare i l poggio da tre lati, bifognerá guardare, che i quadretei ¡ le bafc 
5 tronchi, le cornici, & le golc conuenghino col piedeftalo, ch'e fotto íe fpire delle co
lonne . Cioéfelpiedeftalo hauera quadretti, liftelle, tronchi,gole, cornici, & hafe, ouero 
altri membrelli, i medefimi fiano anche nelpoggio, come dimoftra lo inpié del tempio feguente, 
che ha ilpoggio. Ma perche ilpiedejlale, fopra il quak era la coloma, ufciua del dritto,del 
po^gio, & per quefto ilpoggio era ritratto in entro per lo J¡>acio, che era tra un piedeftalo, & 
taltroy&fkceuamacerta concauitd, che Vitr. chiama alueolato : pero era neceífario ,che 
Vitr. ci deffe la regola diagguagliare, &parcggiare ipiedeftali, accioche fi fapejje quanto ha-
tieuano ad ufcirfuori del dritto del poggio , & pero dice. 

Et a quefto modo bifogna , che i l piedeftalo fia parcggiato , che egli habbia per mezo 
raggiunta pergli fcamilli impari; perche fe egli fuífe drizzato a linea, egli í\ uedcrcbbe 
con l'occhio i í k t t o , & cauo. ma come a far quefto fi facciano gli fcamilli conuenienti, 
comedeiraltrecofe,cofidi quefta fará deferitto nel fine del libro ,1a forma , & la di-
moftratione. 

Deono i piedeftaliufeir del poggio, & quefta rifalita Vitr. chiama aggiunta , & U parte del 
poggio,che fi ritira a dietro,é detta alueolato. l l nome di fcamilli in uero non fi troua, ( che io fap-
pia ) né latino, né dedutto dal Greco . & quando bene uoleffe diré camillum, quandofi diccjjc ca 
millus nel genere del mafchio, io.direi, che la intentione di Vitr. fufe, cortie io ho detto, perche 
camillus, nel quarto libro, é mía cajja, o forma, o telar o, che egli chiama loculamentum. Le 

cafcüe, 
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cafdle i o ceÜe dellc apifi chjmano camilli, & tutt.o quello, che fepara una cofa daU'altratComt 

T I J Í J Í T J Í DEL T E M T I O C O ^ I I TOGCIO. 

S »¿ CQn "Vtito nome chiamato $&mto admquefta, che ipiediftalifeparano MMparte 
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del poggio da.Ü'altM, perche non fipojftno diré camilli ciafcimo di queftacij, fcparato da ipiede-

Parte cíella fronte del Tempio fatto col poggio, 

y | . 

fialit 
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fiali l che uengono infuori, & non uanno continuando, ma rompeno la drittura ddpoggio: & 

Lato del Tempio fatto col poggio. 

i 
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con licenxa ctlift ufi qüefló nome del genere del mafchio, che é neutro. I/ fenfo é dunque, co~. 
me ho detto pilche f ronero anche di fono. Et fefcamillus uiene da fcamnum ,per dmünutione, 
& che ft traducá fcahelli, perche ipiediflali fono come fcabelli trauerft, non simpedirebbe i l no 
ftrofentimento.il qualepero é confirmato per alcmeparole, che Fitr. dirá quifottó. Ma lapian 
ta y & lo in pié del Tempiofatto colpoggio f mofhtte difopra. a carte 1 3 7 . 1 3 8 . e í r 1 3 9 ^ 

Comengono tuttelefuhriche neüefondamenta, o naturalizo artificiali ,chefiano. detle ar~ 
tificialife ne é ragionato a baf lan^a .fopra le fondamente, o gradi, o poggi * che fifiicciano,fe ne 
é duto la regola difopra. horafi dirá de i piedifiali, i qualifono di due modi. prima tutto i l bafa-
mento d'una fabrica ft puo chiamare piedeflale; che in Greco flereobata, & anche ftilobata ft 
chiamano leparti prime fopra terraypiugroffe che ipareti; perche conperpetua)& continuata 
fode^a légano la fabrica d'intorno. l'ejfempio éneüe piante d'alcuni Tempij fopra pofii>come 
nella planta del dípteros > doue ft uede, che corre quel legammto intorno, fopra i l quale époflo i l 
colonnato. & nella parte dinanzifono igradi ferrati tra quel legamento, che éfhtto per leuare 
la fabrica da térra, &per darle f o d e ^ f & maejlay & per ornamento,&jfcffo gli antichi ui 
foneuanodelle jiatuenelle fi-onti, ladoue da una parte y & l'altra erano del bafamento, che 
ufciua deWordine delle colonne dinan^ipcr legare i gradi, & quejio poteua effer per la quarta 
parte della colonna in a l t e ra . ipiedeflalidafey&feparati dal bafameno , non ft danno per 
quanto ft leggc, né alie opere Tofcane, né alie Doriche. pero que üi, che danno mifure dé piedefta 
l i y parey che s habbiano formato di loro capo le mifure di quell'h in quegeneri, doue non ft tro-
uano. Ma nello Iónico, Corinthioy &compoño, fe ne truouano. come nel prefente libro > & 
nel quinto doue ft ragiona del poggio della fcena yft uede chiaramente. & molti efiempi, nefom 
in Éyfcfcfc negliarchiy Tempij, & Theatri. Quejii himno diuerfe mifure, & tutte perbft ca
ucólo daWaltera della coloma con la fuá bafa > & capitelloy perche altrifono la ter^a parte, 
comequelli deWarcofatto al caflel uecchio di Ferona, dyopera Corinthia fommamemelodata* 
altrifono per la quarta parte y come fono queüi del Colifeo: altri fono d'una quarta & me%ay 

s come neWarcófatto da Traiano in memoria della uittoria di Dada,Julporto d!Ancona:& é ope-
' ra Cormthia bella & fchietta. ^dltrideUa quinta, come ft iofieruato. & quefta diuerfitana-
fce, perche con diuerfe intentiomt^Architetto fopplire intende olla grandeva, o.bellé'Zga delle 
fabriche yVitrmioragionando nel quinto, del poggio della fcena y fa i l piedeftalo d'uno ter%o, 
proportionandó, & i l poggio, & le colonne al diámetro deü'Orcheflra ; & é beüijfima forma, i 
piedifiali adunquey per le fatte offeruationi ,ft partirano in ottoparti nella loro altexga. di que-
fie una uapergliomamentíyo membnüi difopra y che fono come un capitello delpíedefial(/:du€ fi 
danno alia bafa , i l refio al dado, o tronco di mexo. La bafa ft parte in treparti , due ft danno al 
%occOy l'altra aWaltre parti . f i che gli ornamenti difotto^o membreüi che ftano,fono doppij in 
a l te ra agh ornamenti, o memhrelli di fopra, che Vitru.chiama, quadre, corone, lifis. Sole~ 
uano gli antichi fono la bafa delpiedefialo pone uno, o due xocchi, non meno alti di tuna la ba-
fadelpiedefialo. &qmfioperdarferme^ay &grande7ga alie opere, foleuano anche fottol'or
lo della baftdella colonnaporre unaltro ^occo ,ilche fyecialmente ufauano di fare ne gli archi. 
& tutta la bafa, col detto xocco era d'm ptT^yperche lafuffe piu atta , a foflener ipefi, come 
¡iuede neü'arco dEncona , negli archi di Settimio, & diTto , & di Confiantino in I{pma, <& 
in altri luoghi drItalia. Ma prima, che io deferiua cofa alcuna,mi pare conueniente exonere l'df 
riginey.&ragionedeiuocaboli,&nomi pofii alie parti,<&• membri deüe fabriche;accwche 
fempre non fi hahb ia a tornar da capo. Fu la colomia ( come JV detto ) ritrouata perfofienere 
ipefi. & prima era di legno, & ritonda. crebbepoi i l difiderio deüag rande^ , & perpetui-
ta con la concorren^a deglíhuominhcConde la terra fu foüecitata, & daüe uifeere di queüa fu-
roño cauate le pietre, ¿ r i m a n n i . la onde hehbero luegole colonne di marmo, m a in modo, che 
íeneffero qualche fimiglianxa con te colonne di legno , lequaliy accioche per lipeft nonfi fendefr 
fero^haueuanQ dalle tefie alcuni cerchi di ferro y & akune aneüarche reflrigneuano i capi di 
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anetronchi, douegli Mchhcttiad imitationedíqueüe, induffcro lefafcie difoprat &difotto 
JfAi delle colóme, & accrebberopoi íjueüepartí y di modo , che la parte difopra chiamarono 
capitdloy & cjudh difotto n o m i n a r ó n o bafi. Islella bafa ofieruarono, che la larghezj^a ¡na 
fiiffe mxggiore déWdteTgaj dapoi, chejportafie alquanto pin del fuño della colonna, ad imita-i 
tione-del piede h u m a n o : ¿ r coft anche Nñfimaparte delta bafafujje alqnanto piu larga di quel* 
la difopra; fi come era i l piedejialo piu largo della bafa: & ilfondamento piu largo del piede* 
ftaíoyad imitatione della natura y come hanemo detto»Baja é norne Greco yin latino ft chiama 
jpira. perche ¡pira fignifica giro,o uoluta: & le bafe erano ritonde, imitando i cerchij& le anel* 
la.maiGreci chiamano bafe con miglior comparationey perche bafisymoldir2piede:&laba^ 
fa é come piede della colonna. &per6 anche i nomi delle parti deüe bafeyda Greci fono flati pofti 
con quefto rijpetto del piede humano* &daltre parti, & anche del fuo cal%are, perche fimno 
le bafe di membri cofi chiamat'% come fono vlinthus, Torus, Scocia $ Trochilus > Quadra > Su-
percilium, ̂ Ajiragaíi.Vlinthus é nome Greco ,fignifica mattone, laterculum, ouero cataftrum: 
& da uulgari é detto orlo:perche %occo équeüo, che é fotto la bafa; cheio chiamerei piu pre-
fiofottobafa y che xocco: &Tlinthu5 chiamerei Tipcco * o quadrello.[ Torus é uno membrelfo 
ritondo ycheuajopral'orloy édettoin Greco fiiuas : & fi chiama Torus y perche é come una. 
gonfieTga carnofa, ouero come uno piumaigetto. noiperche é ritondo lo chiamamo baftone: & 
Francefi, boxeUper la ifiejfa ragione. Scocia é Greco, fignifica omhrofo, & ofcuro ¡per
che é un memhro cauo y che fa omhra;pero i noflri lo chiamano cauetto. altri fcor^a aperche í? 
comela fcorzadi mê p bafione: Francefi chiamano i l cauetto eontraboxeLTrochilm da Gre-
ciy orbiculus* da latini é detto, perche affimlgla una rotellayche fopra i l taglio hahbia m cana-
le y come hanno i raggi deüe taglie, fopra liqualiuamo le funi. Qjtadrar& lifiella filette 
in Frantefey che é lagrojfe^a dalcuni membreüiy & é mpianu%^o & regola quadra difopra 
i l cauetto y come é i l fopraciglio a gliiAfiragali. ^Afiragalus é cofi detto dalla forma di queWofr 
fio, che é nella giontura del eolio del piede; latinamente é detto Tatus; che uolgartnentefi chia-r 
ma talone* magli ̂ Architetti puré dalla forma i l chiamano tondino, et nelle bajé fe nefarmodue* 
I difegni di quefii membrelli, faranno quifottoy con le loro lettere y & nomi patitamente difie* 
gnatt. Ts[oipofcia poneremotuttigliordinidifiintamenteprimaychefiuengaal tefio diVitru* 
acciocheycon la imitatione del Filandro facciarm chiaratutta la prefente materia, laqualeha. 
bifogno di quejla ordinatione. & fatisfaremo anche a queüiy che non fi curano di tanta Filofofia* 
& che ci fauno oppofitione di troppo alti concettiy & difeorfiyeoni qualiiononuogliofcufar-
mi y perche dubiterei di non gli credere > et non di daré ad intendere a me ftejfo che fuffe uero*che 
o fujfepiu Theoricoycbe praiieo* 

• 

1 ^4. Tlinthusy iMercutus y uel lataflrum. Orto, 
B. Tkorusyftinas. rondbo^eL baftone. 
C. Scotia y cauetto, feor^a, contrabocel* orbicutus. TrochitM , 
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p . ^ftragaltis. Talus. tondino, 
£. Quadrcí. lifteüo. Filette. . 
F.é queüa parte done termina ilfuflo d$a colopna, detta c'mbia, ouero anmlOiO leflello 

¿dl^pofigeideüa quale f i dml dapoi. 
La hafa Tofcana ha di quefteparti, torio, & i l baftone. la mifura d^ quefta é, che effer deue 

alta quanto é la meta del diámetro delta colorína, Quejia al teraf i diuide in due parthl'unafi 
da aü'orlo, ilquale in quefla bafa éfatto a fefla. Caltra fi da al baftone, con quellaparte, che fi 
thiama apofige, & apothefi; che fono cene piegature dalle teñe de ifufti deík colome,che dan-
no gratra mirabile, quando fono benfatte. & pare 3 che fuggino, & fiano ritratte. pero hanno 
in Greco quefle nominante, apothefi, & apofige. quella dijopra é detta collarino, & quella di 
fotto,cimbia, & fono in modo, che fe amendue fujfero congiunte infierne farebbeno la forma del 
vauetto. Lo ¡porto delTorlo é per latería parte deWaltexga delta bafa. i l baftone ha tanto di 
•fyorto, quanto torio, etfifa con la fefta ¡henche quipare quadro ,pero fi conofce dal fuo fon-
tlamento. i l femidiametro del baftone, é termine deüa cimbia, perche ella non pajfa piu oltre i l 
fe^no a. laqual cimbia, é tottaua parte dta delTaltera di tutta la bafa. quefta neüigeneri Do-
rico , Iónico, et Corinthio éparte delta colonna, ma nel Tofcano é parte della bafa,et ftfaa fefla 
inqueftomodo. C adauna linea dal dritto della colonna apiombo fopra torio ,et quella parte, 
che (porta oltrail dritto della coloma fia partitaintre partieguali Í . 2, 5. et uieneportata 
infuori dallo eftremo della cimbia. dal punto a. alpuntob.etaüargata la feñadalpunto a. al 
punto e. fopra'l quale cade i l dritto deüa colonna, fi ferma l'unpiede in b. et con taltro fi fa i l 
punto d. ilquale deue ejfere centro di cruel giro, che regge la piega deüa cimbia, fmilmente con 
queüa fefta cofi aüargatafipiglia la diftan'̂ a da, e, a c. fopra ilfufto deüa colonna. et pofta 
ia fefta in c. fitagliail punto d. ilquale ¿centro delt^ípofige, o cimbia che fidica. la figura 
•équifotto. v i . B. C. nella planta fono fegni delleparti delta bafa. ^ í . rifp onde alta cimbid 
detta iApofige. B. al baftone detto Torus. C. aü'orlo ,detto Tlinthus, che nella bafa Tofca
na, é fhtto a feña, come sé detto. La colonna deue effer alta fette teñe con la bafa, & i l capi-
tello, ma rañrematala quartapartedeüa'jtroffezga dapiedi, cioé uno ottauo per parte. ISlel 
capitello Tofcano cifono queñe partí, ^íhaco Echino, Hipotrachclio,&^Apofige. Tutti i ca-
piteüi conuengono in quefto membro, chefi\ chiama ^Abaco. ilquale é una tauola quadra, detta 
Qperculumda Leone, & Dado danofiri. perche é di forma quadrangulare, & nel Tofcano fi 
puo chiamar %occo, & Tlinthus, Conuengono tutti i capitelli, che tuttifipofano, & s'incon-
trano couk linee ciafcunodeÜa colonna fiutrnel fuño di fopra, doue éfktta la contrattione, & 
diminutione deüa colonna. Le mifure del capitello Tofcano fono quefte. Vrima egli é alto^quan-
to la bafa,cioéperla meta deüa grejfe^a della colonna da piedi. Qu_cfta altera fi diuide in 
tre parti, tunafi da aü'Abaco, o ^occo, o dado, che uogliamo chiamare. quella di me%o al-
t Echino, cioé ouolo, del quale fi dirá hora, che cofa mol diré. La tena fi reflrigne althypctra-
chelio, o collarino, & apofige. Echino fignifica i l riccio di caftagná, itritcio animale d'acqua, 
& di térra, chiamafi quefta parte Echino, perche in effa fi fcolpiuano i ricci m cafiagna. doue-
mo imaginarcimoltiricci di cañagna tuno apprcjfo deltaltro aperti, & che moftrino le cafta-
gne quando fono mature. queftifiinno un bel uedere, & adornano mirabilmente. Quefta par
te Vitru. chiamaEncarpi,parlayido del capitello Iónico:perche eranú ornad difrut t i ,& di 
foglie, comefi uede inmolti capitelli antichi. i modemi chiamano quefta parte Ouolo,mufupen 
do t origine, &par€ndo loro, che fiano 'oua fcolpite. Encarpi fi^ojjhno chiamare, feftoni. 
Hipotrachelio, é una fottogola, alia fimigliauxa del coüo delthuomo. Facciafi adanaue i l da-
do,olHinto,perunofeftodellagroffexza deüa colonna, che uiene a ejfcr un tcrxo deüa hietá 
del uiametro. Vouolo occnpa la parte dimexo. 'Qneñi accioche fiu tirato a fefta, hifogna 

¡fUnf lme* , f l fn t0 ddla cclonna di fopra, fin a l tMaco, & diuidere in due parti eguali 
qusUo¡porto dtlt^íbaco che auan^a, & di quclle ripcrtarue una in dentro., & far-puntát. a. 

& pofta 
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&pofia Ufefla fopra tefiremo liflello, che uafotto touolo ( che é alto la fefla parte di quella, 
che ua aü'hipotrachelio) allargata alpmto, a.fifk un poco di giro. & dall'eftremitd dello aba
co fifkiimedeftmo,&nelloincrocciamento ft pone la f e ñ a , & fi tira rouolo leggiadramente, 
íafciando all\Ahaco alquanto di prominen^a per garbo. lo Hipotrachelio, o fottogola, fi fa 
ai modo che fifa iLípofigé: & éalto i l doppio del liflello fotto l'ouolo. la fuá cimbia é alta la me~ 
tat cioé tantoj quanto i l liñello fotto l'ouolo. iltondo¡porta oltra lo ¡porto del detto liíielloyper-
che Iafciando cadere una linea a piombo dalla eñremita del líñelloydoue é ilpunto.g.fopra quella 
fara i l centro difnre ilgiro & fondo predetto, ma lapiegaturafotto la cimbia y fifa alfopradetto 
modo .facendo ilcentroycome fi é detto lá doue é h, & l , 

E. jlbacus, Tlmthuo, dado, 
F. Echims, ouero Ouolo, 
G. iAnnulus y Liñello* 
H . I . K. L. HypotracheliHtn con ^pofigl, cioé parte contratta alia fottogola > con 

la cimbia» 
Soprdl capitello fi pone Varchitraue, con quelle ragioni, che porta la ragione delT opera, fe-

condo y che dirá Fitr. nel quarto. al quallnogo io mi riporto. Ma uenire é neceffario al genere 
Dórico y fe mi uogliamo feguitare Pordinepropofio . pero diremo infierne con Fitr. che il) Dórico 
non ha bafa prúfria, ma alema fiata fe le da la bafa Jíttica, la quale fi forma di quefte par ti» 
Tlinthus y torus inferior y quadr£ y torus y fuperior y feotia. Queflepartigia fonodichiarite qua-
lifiano. ha dunque la detta bafa, Vorlo, due bafloni, uno cauetto tra quelli, con ifuoi quadret-
tiy lifteüi y ogradettiy che fi dichino l'uno di fopra i l cauetto, ¿T laltro, di fotto . La mifuradi 
que[ia bafa é, che ella é alta la meta deüa groffexga della colonna, la lungezga éper ma grof-
fex^a & me%a. Si dinidepoi lagroffeiga della colonna in tre partí, Vuñafi da aWalteiga del-
l'orlo y ilreftantefi partirá in quattro par t i y una delle quali fi dará albaflonedifopraylealtre 
trefi partiramo in due parti eguali, luna fi dará al baftone di fotto , l'altra al cauet
to con l i fuoi gradetti , quefta parte del cauetto fi diuide in feiparti y una delle quali fi da al 
gradetto di fopra, laltra al graden o di fotto. Le quattro reflano al cauetto. lo ¡porto del baño 
ne dijofto, ua di pari con Vorlo, & fifa i l fuogiro a fefla y come-i é detto. lo ¡porto delgradetto 
di fotto ua di pari col femidiametro del baflone di fotto. lo ¡porto delgradetto difopra y ua di pa
r i della cimbia. La cimbia di pari delfemidiametro del baflone di fopra. i l quale femidiametro, 
é oltra i l dritto della coloma, la ter xa parte dello ¡porto deltorlo oltra i l dritto della colonna. 
Lo fmuffo y o giro deW Apophige yfi fa a queflo modo . Lafcia cadere dal dritto della colonna una 
linea fopra la cimbia, & partirai quello¡patio y che é rinchiufo tra la detta linea t & lo ¡porto 
della cimbia, in due parti y & una di quelle allungherai oltra lo ¡porto della cimbia, piglia con 
la fefla tntta quella mi fura, che é contenuta fotto le tre parti dallo dritto della colonna, &fiira¿ 
lo incrocciamento, come sé detto . i l cauetto fi tira congiudicio, benche fipuofare tirando una, 
lineq dallo eflremo delgradetto difopra alio eflremo delgradetto di fotto y & facendo i l centro 
fopra quella, linea, & tirando ilgiro daWuno, & íaltro eflremo de i gradetti i & riefee bene, 

j L . jlbacus y orlo. 
B. Torus inferior, bañone di fotto. 
2. Quadrey Uflelley0gradetti, •/ t •? 
C. Scotia. 

* \ , ' ' • f r f 

D. Torus fuperior, baflone di fopra, 
\ E F. apophigis. cimbia. fmuflo, u . 

U colonna Dórica é altafeite tefle, & f i contraggefecondo la ragione dell*alterafuaycome 
fi d rapot. i l capitello Dórico . ha queñe parti y Vlinthusy Cymatium, Echinus cum annulis* 
fars y qu¿ hypotrachelio contrahitur columna y cioé xocco, odado y cimafa, oner ouolo, amel
la , collarino, delle quali se detto la origine, & dematione, Ma le mifurefono queñe, 
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• U & ¡ M & delcapitello é per la metd della grojjex^ delht colonna. La larghcx^a é per 

tutta la vrojfcxza deUa colonna, & di pin uno fejio ;Jecondo Vitrumo, Ma neW antico ¡i trHoua, 
& riefce me l̂io un quinto per parte. Diuiderai lagroflhxga dd capiteüo in trc partí, dellc quali 
unafi dd al zocco con la fuaXmafaJaltra aWouolo con le anellajaltra f i contraggc al collarino 
deüa colonna. Di modo che la larghexga, ogroffe^ del capií ello t due quintipiu deíla grojje^ 
%a deüa colonna . l'alteiga del xocco, o dado , fi diuide in cmque parti, tre deüe qualiji danno 
al 7$cco-,& due alia fuá Cimafa. & quelle duefi diuideno in tre parti; due delle qualifi danno al 
la Cimafa, & una al quadretto. Finito i l %occo, & la cimafa i ícguita Vouolo, & le anellafne. 
l'alte%gadelíouoloft diuide in tre parti, due delle quali, j t danno aliouclo,una alie anella. 
Ouejlifono tre, & fono alti tanto íuno quanto l'altro . Sporta i l primo oltra i l dritto deüa colon 
nadifopra la meta dell'altexza fuá: & i l fecondo jporta oltra i l primo, anch'egli la meta deüa 
fuágrofjex^a; & H ter^o, che é difopra, fa i l ftmile oltra i l fecondo, ma non farebbe male, che 
ciafeuno Jportafe tanto, quanto é l 'altera fuá. touolo fi fa afefia, pigliandoft con la fefla la 
diftanxa, che é daüoeflremo delTultimo anello ,fin fotto tabaco, (¿rfitcendojl lo incrocciamen? 
to da quello eflremo, & anche fotto l abaco, &ponendofíía fefta neüo taglio dello incrocciamen 
to. Seguita laparte, che fi contragge alia fottogola, che da alcuniji chiama fingió. quefia con 
la f m bella piegaperuiene fin aüa cimbia. & aftragalo, o tondino, chefi dica, & fi uime ad 
incontrare col dritto della colonna difopra . // tondino é alto, quanto fono tutte tre le aneüa, & 
lametd di uno,porge infuori quanto l'ouolo. La cimbia é alta per la meta del tondino . porge a 
piombo del femidiametro del tondino: i l rejio fifa al modo fopra dett'o. Gli antichif úeuano pone 
re fopra il capiteüo una aggiunta non moho alta, chepofaua fu l xocco, al dritto della coloma 
difopra; & queflo faceuano, perche lo architraue fi pofaffeful uiuo del capiteüo, & deüa co
lonna , & non rompejfegli jporti. í!architraue detto trabs, con le parti di quello, che gli fia 
fopra, ha quefle parti, che fi dicono in latino, Epiflilium, Tenia, Gutt£, trigliphi, metopa, re 
gula, capitula, canales ,femora, cimacium, corona, Timpanum, acroteria, frma. Le fignifi 
cationi delle quali cofe fono quefle. Epiflilium t tutto quello, che ua fopra le colonne, & capitel 
l i ,per nomegenérale: mapropriamente é la traue macflra, che architraue mlgarmente fi chia 
ma; Epiflilium mol diré impofta di colonne. quejii nelgenere Derico ha una fafeia, ouero heri
da , che fi chiama tenia, fotto la quale con ma regoletta fono intagliate le goccie, che fauno lo 
ejfetto delle goccie deWacqua, che cade, & fono fei di numero, per ogni teña di traue, cheé 
rapprejéntata per l i trigliphi. la origine de i quali é quefia . TSlelle fabriche di legno foleuano¡por 
tare le tefle deüe traui, le quali fi chiamauano, ope, & lo (pació, che era tra una tejía, & l'al-
tra, metopa, fi diceua. perchepoi nonpareuano bene quelle tefie cofi nude, & feoperte ,g l i an 
tichi le copriuano con certe tauolette, & quelle con cera di diuerfi colori áipigneuano. Ma quel 
l i , che non di legno, ma dipietra magníficamente lauorauano, imitando quelle teftefecero quel 
l i membri, che Triglifi chiamarono, quafi Trifolci, perche fono tagliati in tre canali, due intie-
r i , & uno me%o per lato . da quefti canali pareche cadino le goccie gia delte. Gli Jpatij, che fa 
no tra i canali, fi chiamano femora, noiper altririfpettipotemo nominarlipiani. i Triglifi han-
no i loro capitelli fopra i quali é la cornice, chefi chiama corona, perche cigne lo edificio come 
corona. Moderni la chiamano gocciolatoio, perche da.queüagocciolano le acque celefli,& 
fonogettate lontane daüo edificio. Quefia cornice ha due cimafe, ogole, una di fotto, & l'altra 
di fopra; &fono adornamentifuoi. Sopra la cornice é i l Fafligió, che mi chiamamo Frontiffi-
cio, che ha un piano nel me^o, che fi chiama Tímpano, perche é cinto da i medefimi membri del 
la corona, & da una gola fchiacciata, che fi chiama fima, a fimiglianxa del nafo delle capre, 
Oltra di quefio i l Frontijpicio ha da i lat i , & nehnezo di fopra gli acroterij, che fono alcunipi-
lafirelli, fopra i quali , fiponeuano leftatue; & quelli da i lati moriuano nel tetto, & quello di 
me%o era libero. Hora ueniamo alie mifnrc. Lagranderja dello architraue in altera con la 
benda, & goccie fue, éper la meta dellagrojfe^a della colonna.quefia meta hora chiameremo 
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modulo. la herida y fa fcia , o Tenia, che f i dica, éper ta fettima parte del modulo. le goccie 
ton la regoletta la fefta.qHefta regoletta m fopra le goccie, & di tre parti, ne occupa una, di 
quella fefta parte. La largona dello .Architraue, m i il piano difotto, che ftpofa fopra l capi 
tello, effer deue tanto, quanto H collarino della coloma di fopra ¡perche cofi uenird a pofarfi 
f u l uino . jCaltexga de i Triglifi éper un modulo & me^o, larghi nella fronte un modulo. quefla 
fronte ha duecanalinelmexointierii&dueme'zi dalle parti fono tagliati in modo, che lo 
ángulo delta fquadra uentri nel me%o, & le hraccia deüa fquadra fhcciano le fponde. &accio-
thefianogiujiiyft diuide la l argheTga del Triglifo infeipartiy & fene lafcia i t i e ja parte per han 
da per l i me%i canali, dopo i quah > fene lafcia una per parte > per l i pianux^i > che Vitr. chia-
mafemora .dopo i piani >fono i canaletti uno per banda , & fono intieri y occupando ciafcuno 
una parte dellefei y & nel me%o i due canali ué il fuo piano, che occupa la fifia parte. Brfogna 
auuertire y che'l mexo del Triglifo fia foprdl me%o delquadro della coloma - Le metope fom qua 
iréperfette > cioé tanto a l t e , quanto larghe:. & quelle metope, che fono fopragli anguli, fono 
meT^e, ma non a punto y ma meno delle meta y perche cofi riefce i l compartimento; come fi uedera 
nel quarto libro, Sopra i Triglifi fono i capitelli loro, alti la fefta parte d'un modulo: & fopra i 
capitelli é la corona ogocciolatio, alta ogroffa con le fue cimafe rnexp modulo. quefla altei^a 

fi diuide in quattro parti, l'una fida alia cimafa di fopra y la una alia cimafa di fotto, due alio 
fiado y ch'é tra una cimafa, & Paltra. la cimafa ha i l fuo lifleüo 3 alto un ter^o, & g l i altri due 
fidanno alia plegatura della fuá gola. La corona ¡porta per la meta y & uno feflo d'un modulo t 
& ha alcunt tagli come dentelli difotto, accioche cadendo le goccie , non poffano uenire longo 
i l muroyouero le colonney&guaftarle;^ per quefla parte forje é dettagocciolatio>& quellapar 
te é detta da Fitr.mentó daüa coronayet que luoghiyfcotiayouero cauetti.le gole del gocciolatoio 
fono una al contrario dell'altraycomefi uede nella figura.Gliantichi ornauanoglifyatij delle me 
tope co tefle di bue ben dateycon le patine dé facnficijyet altre cofe,doue io laudo la inuetione del 
Sanfouino,che nelle metope de iportichifotto la librería publica ha collocato le mfegne della I{c 
publica col farui la parte dinan^i del Leone alato . Símilmente > fotto i l piano della cornice alia 
parte y che guarda i n g i u , & ¡porta in fuoriy fi fcolpimno alcune goccie fopra i Trigli
fi y & alcune rofe fopra le metope, le goccie rifpondevano alie goccie, che fono fotto i Triglifi , 
& erano ritonde y & fene poneuano feiper parte. & dkiottoper largo j la figura lo dimo-
ftra.Delfi-ontifticio diremo nelgenere Iónico . 

tA.Tlinthus. orlo, Supercilium* lifleUo, x ^ 
B . Torus, baflone. D. Torus fuperior. baftone di fopra C Le parti della bofa attica, 
C . Scotia. cauetto. E.F. apophíge. cimbia, j 

Le parti delcapitcllo 
Dór ico . 

C. Gola. G.H, dado, 
I . Ouolo, 
K, anelli. 
L. ¡regio, 
M , Tondino, 7̂ . Cimbia. 

lArchitraue, 
B. goccie. 

C. regoletta, 
D . fafcia, 
E. piano, 
F. canale, 
G. meropa, 
H. femimeropa, 

F.E. triglifo, 
I . Capitcüo del triglifo. 

Le parti dello Architraue Dorico,& della cornicc, 
& del frontirpicio. 

K. Gola. 
L, gocciolatoio. 
M . gola del gocciolatoio. 

Tímpano. 
O.p, q. parti delfí'ontifyicio che 
ri¡pondeno algoccio latoio. 

gola. o Sima. 
S. pilaftrello ouero acroterio do 

ue uannoleflatue. 
L a bafa 
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ta bafa iónica ft forma a qttefio modo .fia la larghex^a fuá per ogni uerfo tanto, quanto é la 

mojfettü deüa colonna, & di piu tanto quanto é un quarto, ¿* uríottauo delta detta groffe^ 
cioé fediuidcrai i l diámetro deüa colonna infediciparti, fia tanto aüungato, che ne hab~ 

bia uentidue:et quefla fia la larghex^a delta bafa.l'alte^a é per la meta dellagrofeT^a delta co 
lonna.Üorlo é la ter^a parte deU'dtWtfaS reflante fi diuide infette parthtre deüe qualifi danno 
albaftonedifopra,diiefidannoalcauettoconilfuo tondino,&fopraciglio,&duealcaueltodi 
fottocon i l fuo fopraciglio.itondinifi fannoper l'ottaua parte del cauetto. Ma benpareráiche'l 
cauettodifottofiamaggíorejperciocheegli ¡portera fin alio eflremo deWorlo . Lo ¡porto di fo-
pra, oltra la groffezga delta colonna fi fuá queflo modo.piglia tre parti delta diuifione del diá
metro j che fono la ottaua, & fefla decima parte queÜe dmideraiper mexo, & tanto fara lo 
(porto} cioé duna parte et meya, dalla deflra, & dalla finiftra; et tanto é lo ¡porto deüa ¡pira, 
doue fi fa la cimbia con le ragionl dette di fopra. Valtexga delta cimbia éper unterzo deWalr 
teT^adel baflonei i l centro delquale é fopra la linea, che difcende dallo ¡porto delta cimbia. 
i tondini deono effer toccatidauna linea i che fi parte daüo eftremofopraciglio, alio eflremo 
del lifteüo, che é fopra l'orlo, et fotto i l cauetto inferiore. i cauetd fi fanno al modo fopra 
detto. et quefla é la defcrittione delta bafa Iónica. Taltex^a deüa colonna in diuerfe maniere di 
Jabriche, é diuerfa. I fuoi rafirenamenti fono regoiati da Kitr.fecondo le alté^^e fue, pero fi di 
radelcapitello. . 

Tiratma linea che fia tanto lunga quanto é groffa la colonna da piedi. Quefla diuiderai in 
parti dieciotto, et ne aggimgnerai una di e¡fe, fi che fara in tutto parti diccinoue. hora tutta 
quefla fara lalunghexxa, et larghezga del capitelto. Ma l'altexga con le uolute fara per la 

, meta, cioé parti noue, et mexo: dico con le uolute, perche lagrojfexga del capitello, é un ter 
^o delta groffexga delle colonne, et le uolute fono ornamenti, et non parti del capitello, & uan 
no piu in giu del capitello. Manderai duncjne a baflo de gli eftremidi quefla linea i catheti, 
cioé linee a piombo 3 tanto lunghe, quanto ¡ono le noue parti et mexa, cioé la meta deüa lm~ 
ghex^a-quefle linee ci feruirannopoi.reflino pero fegnate le noue parti et mexa, ma fcancel 
lati iprimi fegni delle diuifioni deüa linea della lunghexga, et larghexga del capitello:perche 
fideue diuiderla in uentiparti, et iretirarfi in entro dalle eflremitd della linea detta, una parte, 
et un quarto delle uenti, et mandar giu de gli altri catheti di par i alliprimi. con le ifleffe diui fio 
n i , in quefle linee ritirate fara i l centro deltocchio , fi fermeramo le uolute, et fi regolera tut 
to i l reflante del capitello. Leone chiama l'occhio della uoluta ciclo.la uoluta é uno inuoglio ad 
imitatione delli cincinnide icapellimuliebri, iuolgarilachiamanocartoccio. Deüe noue parti 
di quefle linee fe ne danno all'orlo , o abaco una, (¿rme'Xa,l,unaé perla gola dello abaco, 
che éfatto in forma della lettera S. ma tirata congratia, & la mexa fi da al fuo liflelto. le uo 
tute fiformano a queflo modo.reñando fotto £ abaco parti otto, fi fk un punto la doue termina-
no le quattro & mexa, & fopra quello poflo un piede detta feña, fifitungiro, i l cui diámetro 
tiene una di quelle parti, & tre ne reflano di fotto, & quattro di fopra. queflo cerchio o giro é 
tocchio deüe uolute ¡riel qualehanno adeffere dodici centri, che formano le uolute a fefla, né 
poflono effer meno,perche fkriano la uoluta sgarbata, & conpochigiri, & non falúa la lettera 
di Vitruuio. lo non diró de gli inuentori di queño modo per non metter molti huomini da hene al 
le mani. io confeffo d'hauerla imparata, & ne tengo obligo alli maeflri. Ifeppo Saluiatipitto-
re eccellente, me ne dedico uno trattatelto , & lo fece ¡lampare . fe quelti, iquali me l'hamo 
dmoflrata prima, l'habbianopigliata dal Salniati, io non lo so. per formare adunque la uoluta 
bifogna mandare abafo una li?iea per banda egualmentediflante alta linea , fopra laquale é i l 
centro delíocchio, diflante da quella, quel quarto, che mi dicemmo, che era duna parte, & 
un quarto, perche quefla linea poi che haueremo tirato il diámetro deWocchio cadera a punto fo 
prail ditto diámetro, & d dará la regola di formare un quadro neK occhio,fopra le cui diarona-
lifaramoidodm centri predetti: perche quanto far¿ daltaglio, che fh quefla linea fopra i l 
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diámetro deWocchio,at centro deWocchioytanto f i riporterd,& difottOjet difopra la linea del dct 
to centro, dal centro iflejjo, & tanto anche daWaltra parte deWocchio fopra i l diametroi& que 
fti qmttropuntifaramo i me^ de i lati cíuno quadrato dentro l'occhio, dagli angulidelquale fi 
tirerannole diagonali-, &fopraqueüedal centro y agli angoli ft fiiramotre parti egualiper o-
gni uerfo y lequali faranno i dodicicentnpredettiydouepofia la fejia fopra l'angulo interiore 
difopra riel quadrato , & allargatalafeflafin fotto l'abaco , fi tirera m giro fin al diáme
tro ntüaparte efleriore. indifi uenird alValtro ángulo difopra, che é difuori nel quadrato: & 
pofta iui lafefta , diflefa al termine del primo giro, fi cofitinuerd ilgiro fin al catheto di fot
to j & iui fifard pmto.il fmile ft fard ponendo la fefla fopra l'angulo efleriore di fotto: & con 
timando ilfecondogiroyfi fura ilter^o fin al diámetro > dalquale poi fi uenird fin fotto l'abaco 
con un giro j i l centro del quale fard i l quarto ángulo di dentro, & a queflo modo fi finird i l pri
mo giro della uoluta col fcemareper ogni quarta la metd dell'occhio,come mole Vitr.fimilmente 
uolendopoifhre i l fecondogiro della Holuta,fiponera per ordine la fefla fopragli altripunti delle 
diagonali > cominciando da quello y che éuicino al primo > done sincomincib ilprimo giro : & fe 
guitando fi fard di quadrante in quadrante tutto ilfecondo giroyil quale fi come i l primo per ogni 
quadrante fcemaua la metd deWocchio : cofi queflo feemerd un terxo, & l'ultimo fceme-
rd un fefto del diámetro deWocchio: & cofi in tre giri la uoluta hauerd fcemato quattro dia-
metri dell'occhio, & riufárd bella, & é necejfario, che cofi fia y perche fe la uoluta deue dolce-
mente andar fopra la cimafa, che é aero membro del capitelloybifognayche le fuepieghe habbia-
no queftaproportioneyche detto hauemo: & queflo non fipuofiire con quattro puntiyo centri fo 
l i y come mole coluiyche hafhtto ipiedeflali a botteyper uno efempio, chegli é ñato detto di ri~ 
trouarfi in luogo non celebre, & m opera non ecc cliente. Tirata la uoluta al modo fopra dettOy 
con la iflejfa ragione di dodici c entriychefiano gli iflefji:fi tirera la fafcia,o larghe^ja di effa uo
luta ftringendo la fefla per la metd deWocchio dal primo giro: & a queflo modo é fornita 
la uoluta y laquale é piupreflo ornamento y che membro del capitello. Ha la uoluta i l fuo 
canale > che é una cauatura di dentro delle fafcie della uoluta . queflo canale oceupa 
uno diámetro , & me%o deWocchio , & é tanto profondo , quanto la duodécima parte 
deWalteiga della uoluta y cioéuna duodécima parte delle ottOyche reflauano fotto l'orloyO abaco, 
Tagliato adunque i l canale rcíia la cimafa, che uolgari chiamano ouolo Greciydmatio, che pa
re un'onda picciola > & latini Echinus, per lefoglie, &frutt i di cañagne, che fi feolpiuano fo
pra . quefla é alta due parti, & un quarto delle otto gia dette y&- lo fw (porto oltra i l dritto 
deWabaco , & dellagrande^t del diámetro deWocchio, &per quefla ragione noi facemno ca-
derelelinec apiombo dagli eflremi deW abaco. La mita della cimafa fi fit a fefla . Tiratolo 
(porto f w fotto i l canale quanto é il diámetro deWocchio fuori dello (porto deW abaco, fipiglia con 
la fefla la fuá a l t e ra . la quale ( come ho detto ) é due parti, & u n quarto delle otto, del cathe 
to fotto l'abaco, & la fuá linea di fotto termina nel catheto, doue comincia l\Aflragalo, o tori-
dino. & poflo un piedenella detta catheto, fi tira una parte di circonferen^a, poififerma la fe-
ñaneWeflremo della chnafa di fopra y <¿rfi fama incrocciatura fopra la tirata circonferen^a y 
&neltagliodiquellefifermalafeflay&fitiralauoíta\della cimafa y fopra la quale sinuolge 
la uoluta dolcemente. La cimafa s'intaglia con quelle ouola, o ricci a queflo modo, che tra una 
uolita y & l'altra ne fiano tre intieri, de quali uno ne fia nel mero, &uno dalla deflra, l'al-
tro dalla finiflra, & efehino alcunefoglie dalla uoluta, chegli abbraccino, che uolgari chiama 
no baccelli, fotto la Cimafa é lo Aflragalo, Ü quale oceupa tre quarti d'una delle otto. i l centro 
di effo é yiel catheto. cofi finito i l tondino, fifi i l hjhüo dell'apophige, o collarino, che fi dicay i l 
juale non ijporia oltra d catheto, & é alt opería meta deW altera del tondino, & f i riduce con 
la fuá riega al raSbretnamaito della colorína difopra, col modo fopra detto. Et perche imavina-
moy che la uoluta fia unpiumar^eito riuolto fopra un bañone, & legato nelmê Oy pero Fitr.ci 
teLtgrofle^équdbafloneychteglichiamaaffey&dice^hc egliJgrofo\tanto quanto i l 
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diámetro delCocchio, & che le cinte, che egli chiamabdtei, che fono nclmexp da i latí tra le 
uolute, non Jportino piu delta cimafa, di modo, chepojlo ilpiede delta fefia mi mezo del quadro 
del capiteüo , & allargato aliofyorto delta cimafa, raggirandoji tocchi lejlremita delle cinte, co 
mefi itede neüa pianta tirandofi un giro fopral centro Juo fin alta circonferenTa detonólo. d i 
arhitram fifannofteondo l a l t e i ^ delle colome, acciochemper lo accrefeimento y che fi da a 
ejuelliper ía l te iga , ne feguapiu certa atl'occhio la mifnra loro. Quanto admejue dehbiano crc~ 
Jcerelo ponera Fitr. quifotto . Maponiam cafo, che la colonna Jia alta quindici piedii dico, 
che lo architraae faro, alto per la meta del diámetro della colonna dapiedi.. la larghei^a di fot-
to, che ftpofa fopra i l capitello i faro, tanto quanto lagroffeiga deüa coloma difopra, accioche 
ftia ful uiuo : & que fia é regola genérale. ma la fonmitd de lio architraue, cioé i l piano difopra 
fia tanto quanto é la grojfezga da piedi della colonna. La cimafa dello architraue fi faper la fet 
tima parte dell'alteiga deWarchitraue, & deue¡portare tanto, quanto é alta, & lo ¡porto fi 
mifura da quella linea 3 che uiene dal raJirema?nento della colonna. i l reftante fotto la cimafa, ft 
diuide in doma partí, & tre fe ne danno allafafcia di fotto, quattro alia di mexo, cinque al
ia difopra. Oltra tarchitraue ui ua ilfregio, che Fhr. chiama xpphoro, perche in quello sin-
tagliauano aleme figurlne d'animali. quejii é un quarto meno mtfuTando VatteTga dello archi
traue con la fuá cimafa: & quefla alteTja fiferua, quando nel fregio non fono intagli, perche 
mando uifono, eglififa un quarto piu alto deW ̂ Architraue, accioche meglio figoda lo intaglio, 
Ilaltexga del fregio fi diuide in fette partí, & (Cuna di quelle fifh la cimafa, che ui ua fopra > & 
fopra la cimafa ua i l dentello, detto latinamente dentteulus, dalla fmigllanrg, che ha con i l den 
te. I'origine del dentello t prefa dalle opere di leg?io ,f¡ come il triglifo nelTordine Dórico era pre 
fo dalle teñe delle traui, che¡portauano neüa fronte, cofi i l dentello é prefo da gli ajferi, ( come 
ft dird nel quarto libro.) Bifogna adunque ftpere, che i l fregio é i l luogo, che tiene le tefie del
la trauatura . i l dentello , é alto quanto lafafeia di mexo dello architraue. lo ¡porto del dentel
lo é tanto y quanto Valtex^afua. la larghexja detta, metochi, da Greci, grjnterfecíio, da latí 
ni , éper la meta dell'altexga del dentello . i l cauo, cioé lo ¡pació da un dentello all'altro, che 
anchemetopafi chiama j & cauo colombario ( come dice Fitr. nel quarto )éper díte terxi del
la larghex^a del dentello . La cimafa del dentello éper la feña parte dell'altexga fuá. La corni 
ce con la cimafa, é alta quanto lafafeia di mexo Mo ¡porto della cornice col fuo dentello o taglio 
nel mentó, deue effer tanto, quanto é alto lo ¡patio daifregio allafommita della gola, o cimafa 
della cornice: & queflo¡porto fipiglia della linea , che uiene dalla efiremita della cimafa del fre 
gio.quefto dentello della cornice fifit, accioche l'acque, che uengonogiu > nonguaftino té fabril 
che. In fino a queflo luogo della cornice j ogocciolatoio, le fnbriche uanno egualmente diñanti 
dal piano . Hora fi leua i l fronti¡picio, che Fitr. chiama fastigio. i l quale hale fue cornici corri-
fpondenti alli membrelli della comice,& di piu ha lefuegole,che fi chiamano,fme, <¿rda Greci, 
Epitichide, dalla aggiunta impofta fopra le cornici del frontifpicio. quefle fono piu alte unotta 
ua parte deW altex̂ aL delle cornici. fotto delle quali é i l tímpano alto la nona parte della lunghex^ 
Xa della cornice, mifurando dalla eftremita delle gole della cornice. i l piano del tímpano deue r i 
pofare ful uiuo, cioé chi lafeiaffe andar giu una linea a tumbo, ella hatterebheprima fu larchi
traue , poiful collarino delle colóme, &fu l uiuo. ipilaftrelli detti acroterij, deono effer altitam 
to, che fipojfinouedere le figure, che uiuanno fopra .gl i angularideono morir nel tetto & co-
minaare al dritto delle colome, entrar tanto in entro, quanto porta la ragione della uedttta: 
perche in alcune fiibriche uannopiu adentro perche fono haffe. & deono effer tanto alti quantp 
lafommitd del tímpano, ma quello dime^ effer deue unottaua dipiu de]gli angularí. 
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jí .Vlinthus. Orlo. 
B. Scotia, Cauetti, 
i . i . ^Jiragali, tondini. • 
C . Torus, Baflone. 
f. lApophygis. Cimbie, 
a b c o, Teminidafhrelacimbia, 

Perlo Capitello. 

0. Laptanta del Capitello, 
e. Contrario colunia, l l rajiremaménto della colonm, & U cimbia difopra 
j í h, tAbacus, il dado. 
n. La larghe^a della uoluta* 
m* Canalis, llcanale, 
1, Cymatium. Lacimafa. 

p. Oculus uoluta. L'occhio della uoluta con ifuoi centri • 
g de. Lacimbiadifopra. 

Per TArchitrauc, fregio, & cornice, 
• 

iA. Trabs Epiflylmm, ^rchitraue» 
1. primafafcia. 
2. Secondafhfcia. 
3. Terxafafcia. 
B, Cymatium Epiflylij. La cmafa,ogola dell'^írchitraue, 
C , Zophorus. llfregio. 
D, Cymatium Zophori. La cimafa,o gola del Fregio. 
£. Denticulus, l l dentello. 
0, interfeñio, cioé lo fyatio, & i l taglio, che é tra Cun dentello, eír l'altro. 
F. Cymatium denticuli. 
G. Corona» llgocciolatoio > conlajuagóla* 
L. Faflígium. llfrontijpicio. 
K, Tympanum. llTimpano. 
L lAcroteria. I quadricelli, &piediñali j doue hamo apofare le figure. 
H . Sima. Lególe. 
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// capiteüo Corinthio, e ¿Í/ÍO quanto i l diámetro della coloma, & fecondo Vitrimio m qus-

fla drenasmdidel'Abaco;mammolte operel'abacoé di pin , & h a molto del bmno. l a 
íargherza delMbaco, che i l quadro deue ejftr tanto, che le linee, chepajjano da nn'angulo al 
faliro, dette diagonali ,f/ano doppie alValteiga del capiteüo . le fionti nelmexp deono plegar in 
erdr o per la nona parte della loro larghezza.líbajjb del capiteüo deue njpondere al uiuo delta 
colonna difopra. L'altex^adello abaco fifi, dellafittma parte deW altera del capitelloj ilre 
fiantefi diuidein treparth una delle qualifida alia foglia da bafio, laltra aüa foglia di raexo, 
tultima a icauliculi, ofufli, che mandano fuori le fogiey¿rriceuenol'abacoi & quelleuo 
tute y che nafceno daíle foglie de i cauliculii uengono agli efiremi anguli ddh abaco: ma le mi 
nori uolutepiegano in entro, & fono fotto a ifiori, che fono nel mê p delV abaco, da mte quat-
tro leparti, i quali fiori fono tanto grojji quanto tabaco, m a alquantopin hmghi, come fi of~ 
ferua neWantico, per la quarta parte del diámetro deüa coloma. Bifogna adunque formar bene 
la campana i che cofichiamano i noftriqueüa forma del capkello,cheéueflita delle foglie, & 

queüe foglie fono foglie di^ícamhoyche Semplici 
ftichiamanOibranca urfina. Sonó anche altrefo 

* | glie j come d,oliua)& altre figure, &intagli de 
capitelli, che hanno molto del bmno y fe fono ben 

^ l a u o r a t t : ma lafciamo quefio a gli qjjematori 
deW antichita, & riportiamoci per hora a Vi~ 
truuiOi che nel quarto libro tratta della origine 
del capiteüo Corinthio , al primo capo. Ma i l 
modo di plegar lefionti lanonaparte , é la uia 
diritrouaril centro ditrepunti.Siatutta lafion 
te del capiteüo. a . b. diuifa in noue parti, & 
dal meT̂p di detta linea fia leuata una linea drit-
t a alta per m a di queüe parti, la qual fia c d. et 
fia c. i l puntodi fopra,fianopoi quefii trepurt 
t i a . h. c. ridottifotto una circonferenxaperuia 
degliincrocciamentiiilchefifi tirándole linee 
da a , d c, & da c. d b. & tagliando queüe 
per mexp a d anguli dritti con linee, che fi uen-
ghino adincontrare, come firmo le lined e. f, 
& g - f foprailphnto h. L'^yírchitraue ,fieg~ 
gio^&gocciolatoiofi puofire comeí lonicojoue 
ro in luogo del fiegio gonfio dello Iónico , f i r lo 
pianoyet ne gli frontijpicij femare i l modo iñejfo, 

Finite queíle cofe, fí poneranno le bafe a i luoghi f i io i , & quefte in tal modo faranno 
fatte amifura, che la grofíezza con l'orlo fia per la meta della groflezza della colonna. lo 

..jquattro partí; 
Itone di íopra.ne habbiauna,letrereftantirianodiuifein due parti eguali. Vna fía del 
baítone di lotto, l altra íi día con i fuoi quadretti al cauetto, che da Greci Trochilo é no 
MI?A,T,0 L r r S egl1 ri deue fare ,e bafe Ion»che, cofi fi deono compartircche la larsh'ez-
za della bala fía per ogm uerfodella groíTezza della colonna,aggiuntauila quarta & ot-
taua parte: MaTaltezzae come le fatte al modo Attico , & cofi lorio fuo; ma il rcftame 
oltra 1 or lo , che fara la terza parte della groíTezza della colonna, fia diuifo ih fette par t id 

V i ditre 
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di tre di quelle fía il baftone di fopra, lc altie fiano cgualmente diuife, & d*una ii faccia il 
quadretto di fopra con i fuoi tondini,& col fuo pianuzzo^detto fopraciglio. l'altra fia la-

ftiata lo a u e t t a d i f o t t o . ™ i l í fono paretó maggiorcperchc haucra 1o fP 
or 

to fno 
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tofuorin' aireftremitádcll'orlo. Ttondinifi deono farc per l'ottaua parte del cauctto.la 
fporto dcllaba(a,pcrl3 0ttaua, &feíladecima parte della groírezza della colonna.^ 
Fattc compitamcnte, & poíte le bafe a i luoghi fitoi, cgli fi deue poneré a perpendicolo 
del centro loro le colonne di mezo, neU'antiternpio, & nel pollico. Ma le angulari,& quel 
le, che dirimpetto alie angular! nclli lati del Templo dalla deftra,& dalla finillra deono ef-
fer pofte, fi fermóranno in modo,che le partí loro,che riguardano al di dentro uerío i pare 
tí áelb celia, fiano a perpendicolo, ma le efteriori ftiano, come s'é detto della loro con-
trattura. perche a queíto modo le figure della compofuioa del templo íaranno giuftamen 
te, & fecondo la ragíone del raftremamento fornite. 

O ueíío che dice Vitru. é che pofte le bafe a i luoghi fmi , f i deono parre le colonne con giudi" 
ció. Dellecolonnealtreflannofu gli angiditdtre ftanno tra quelü, quefleyft chiamano me~ 
diane, queüe angulari. Fuole Fitru. che le mediarte fiano driigate a piombo nel mexo del cen
tro loro: ma le angulari fiano neüaparte di dentropiane, & fen%a raÚremamento: & queño fi 
fu perche iacontrino bene con gli anguli del.parete.& dicono quefti ojferuatori 3 che riefcono be* 
ne alia uifla. Símilmente rajiremate non mole Fitr.che fiano quellc, che fono profjimeal párete 
dirimpetto alie angulari, dico da ilaíi del párete aperche tanto queiies quanto queüe, non hamo 
contrattione di dentro ma, ma illaro lato interiore m dritto a piombo. 

PoíH & drizzati i fufti delle colonne, íeguita la ragíone de i capttelli. qaeftí fe faranno. 
a píumazxo, con tali fimmetrie fi formeranno , che quanto fará grotía la colonna da piedi, 
aggiuntaui la decima ottaua parte del íuílo da ba{fo,tanto fia lungo, & largo T Abaco.-ma» 
la groílezza con le uoiutc per la meta, douemo poi rkiraríi in entro daU'eftremitá deirA-
baco partí due, 8¿meza di uenti, per le fronti delle nolute , ^ lungo lo Abaco da tutte! 
cjuattroleparci delle uolute, appreífo la quadra della eftremítá del dado mandarín gíu le 
linee, che cathetí fi chiamano , & quella groikzza gia prefa diuidere in noue partí é mezâ  
Vna parte & meza fia data alia groílezza deU'Abaco j & deilealtre otto fi facciano le uolu
te . Allhora dalla línea, che fará mandata gíu fecondo la eftrema parte dell'Abaco, fe ne 
ritirí a dentro un'alcra di larghezza d'una parte & meza. Dapoí fiano diuífe quefie linee 
di modo, che íílafcino quattro partí, Sí meza fotto 1'Abaco . Oltra di quefto da quel 
luogo, ilquale diuide quattro & meza, & tre & meza, fia fegnato il centro deirocchio,8¿:: 
da quel centro fia tí rato un giro tanto grande india metro, quanto é una parte delle otto:: 
& quella faralá grandezza dell'occhio. Et nella ifteíía linea, catheto detta, fiatirato i t 
liio diámetro correfpondente. Poídal difopra fotto TAbaco s'incomincí, & per ognt 
gírodi quartafia rainuitolo fpacio di mez'occhio, fin che peruenga allo ifteíTa quart%, 
che é fotto 1'Abaco. 

Fin qni Vitr, ha ragionato della uoluta > come di cofa appojlaperornamento detcapitelloycO^ 
me é ueramentey hora ragionerd del capitello.& quefto fi deue auuertire. dice admque.-

La groífezzadel capuellofi deuefare inquelto rnodo;che di noue parti & meza tre 
pendino dinan^i fotto il tondino,del fufto di fopra, & leuatane la eímafa ií reftante Ci 
día alio abaco & al canale. lo fporto dellaximafa fia oltra i l qu-adro dell'abaco per la gran
dezza deirocchío. 

Sotto iltondino, ouero afiragalo^tre parti fono > chereftauano delle noue &mexa<.quesfe 
tre dice Fitru.chenonfimetteno a contó della grojfe^a del capitcllo y perche fono occupatc 
dalla uoluta, che pende inanxifotto iltondino, ilquale t aüafommitd della colonna. &fiuede 
per quefte parole, che i l tondino termina fotto l'occhio, perche tre parti reflauano fotto tocchiv* 
dicepoiycheleuatol'abacoyalqualehauemodettoyche fi dauna parte &mexa, i l reflante $ 
compartito t ral canaky& la cimaft. í termtni del canale fono dimoftrati dal primo giro delU 
uoluta, perche fono doue comincia i l fecondo giro. 

Le cinte de i piumazzi habbiano quedo íporto dallo abaco, che pofto un piedb della» 
feíla 
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Ceña, nel tetrante del capitcllo , & allargato l'altro alia eílrcmitá della cimafa raggirandofi 
tocchi le eftreme partí delle cinte. Gli afsi delle uolute non deono eíTer piu grofsi della 
grandczza dellocchio. Et le uolute fiano tagliate in modo, che le altezze habbiano la dúo -
décima parte della loro larghezza. 

Tslel primo capo del quarto libro dice Fitr. comparando le colonne loniche alie Corinthicche 
ilcapitello Iónico é un terxp alto dellagroffe^a della coloma y & Ü Corinthioé alto quanto 
tuttalagrojfex^ainuera-ttl cheproua y che la uoluta écofaappofla per ornamento, & non é 
parte del capitello;& diJbpra hadetto, | mala grojfttga con le uolute per la meta \ doue 
egli include anche le uolute: &non ha dettoma lagroffe^per la meta ¡perche lagrojje^ 
%a é un terTg, & non la meta. 

Quefti faranno i compártimenti de i capitelli di quellc colonne, che per lo meno fa-
rannodipiedi quindici.& quelle,che faranno di piu,teneranno alio ifteíío modo la 
conuenienza delle miíure loro. Tabaco fará lungo, &: largo quanto é groíTa la colonna da 
piedi, aggiuntaui la nona parte, accioche quanto meno la colonna piu alta fará raftrema-
ta, non meno di quelle i l capitello habbia lo fporto della fuá Simmetria,& neiraltczza l'ag 
giunta della rata parte. Ma delle deferittioni delle uolute come drittamente a fefta s'in-
uogliano, comes'habbianoadifegnare j nel fine deilibro la forma, & la ragione ci fa
rá dimoftrata. 

Se le colonne fujfero piu alte di quindici piedhfaranno date le iñeffe mifure allí loro capitelli; 
uero éy che il dado, o oh acó [ara largo, & lungo di piu dellagroJJeTga delta coloma, per la no
na parte, perche ejjendo la colonna piu alta meno fi rafirma difopra; perche lo aere per la di~ 
JianTgfn lo ejfetto delta rajirematione. 

Forniti i capitelli, &poftine i fommifufti delle colonne non a dritto Huello, ma ad 
cgualmodulo,Cactiochel'aggiuntafattaneipiedeftali rifponda ne i membri di fopta 
con i l compartimento de gli architraui) egli fi deue hauerela ragione de gli architraui 
in quefto modo. 

Voleua Fitru. ( come hauemo ueduto difopra ) che ifiediflalU ufeifeero oltra ilpoggio, ma 
pero, che di tutti i membreüi del piedeflale; rifpondeffero i membrelli del poggioyche era ritira-
to piu adentro, ilche confederando, egli cija auuertiti y che poniamo i capitelli di modo, che r i -
jpondino con le rifalite loro a quelle aggimte da bajjo y accioche neüo architraue corrijpondino 
i membri con la lororagioneuole mifura aüe parti difotto. lo ejjempio é neüo in pié del Tem
plo Tfeudodipteros, 

Che fe le colonne faranno almeno da dodici fin quindici piedi, l'altczza dello archi» 
traue fia per meta della groííezza della colonna da piedi. fe paíferá da quindici a uenti, fia 
partita l'altezza della colonna in parti tredici, & laltezza dello architraue , fará per una di 
quelle. fe da uenti, a ucnticinque,partifcafi l'altezza in parti dodici , & meza, & di una 
parte di quelle fia fatto lo architraue nell'altezza fuá. Se fará da uenticinque a trentardi do 
dici parti della colonna, una fia per l'altezza dello architraue, & oltra di quefto fecondo 
la rata parte alio ifteífo modo dall'altezza delle colonne deono eííer efpeditelealtczzedc 
gli architraui, perche quanto piu afcende l'acutezza della uifta, non fácilmente taglia, o 
rómpela denfitá dello aere, & pero debilitata, & confumata per lo fpacio dellaltezza, 
riporta a fenfi noftri dubiamente la grandezza delle mifure: perilche fempic ne i membri 
dclli compártimenti fi deue aggiugnereil fupplemento della ragione, accioche quando 
l'opcrc faranno in luoghi al t i , ouero haueranno i membri alti é grandi, tutte laltre parti 
habbiano la ragione delle grandezze. La larghezza dello architraue da bailo , in quella 
parte, che egli fi pofa ful capitello, fará tanto, quanto la groffezza di fopra della colonna, 
che lottogiace al capitelIo^Ma la parte di fopra dello architraue fia quanto fará la groííez
za da piede della colonna . la gola, detta cimafa dello architraue, fia per la fettima parte 

della 
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dclla fuá altczzá:& tantohabbla difporto. L'altra paute okra la cimafa diuidcrc ft dcsic 
in parti dodicí, & di tre di quelle fare la prima fafcia, la feconda di quattro, & la terza dt 
fopra di cinque. 11 fregio íbpra l'architraue la quarta parte meno dello architraue, ma 
fk haucrai afcolpirgli figurette & fegni, farai lo fregio un quarto piu dello ai chitrauc}ac-
ciochelefcolturehabbiano de!grande. La gola, o cimafa del fregio íia per la fettima 
dellaltezzafuá. Lofporto quanto éla fuágroflezza. fopra ilfregio fi deuefare il dentello 
tanto alto quanto é la fafcia di mezo dello architraue. Lo fportOjquanto l'altczza. Lo ta-r 
glio che é da Greci, metochi, nominato fi deue fare in quefto modo, che il dentello hab 
bianella fronte la meta dellaltezza fuá, ilcauo del taglio di quella fronte di tre parti, ne. 
habbia due ddla larghezza. La gola di quefto habbia la fefta parte delia fea altezza. v 
Ilgocciolatoiodetto corona con la fuá gola, o cimafa, oltra la gola dritta dctta lima, 
quanto éla fafcia di mezo dello architraue. lo fporto del gocciolatoio'con i l dentello íl 
deue fare, quanto é l'altezza del fregio alia gola di íopra del gocciolatoio . Se in fomma 
tutti gli fporti hanno piu del gratiofo, & del bello , quando í membri hanno tanto di fpor 
t o , quanto di altezza. lltimpano,cheé nel frontifpicio deue eífer alto in modo, che fia 
mifurata tutta la fronte del gocciolatoio dalla eílremitá dclla cimafa3& dtuifa quella lun-
ghezzainnoue parti, & di quelle una nel mezo nellafommitá fia pofta, purche rifponda 
a perpendicolo de gli architraui, & de i collarini delle colonne. Le corone, che uanno 
fopra i l tímpano, fi deono collocare egualmcnte a quelle di fotto, oltra le fime, o gole 
dritte. Di fopra le corone del tímpano uanno le goledritte , chiamate Epitithide, piu 
alte un'ottauo dellaltezza de i gocciolatoi. Le fommitá , dette acroteri, quelle che 
uanno fopra gli anguli deono eííer tanto alte, quanto i l tímpano nel mezo.& quelle di 
mezo un'ottaua piu alte delle angulari. Tutti i membri, che uanno íopra i capitelli del
le colonne , cioe architraui, fregi, gocciolatoi, timpani, frontifpicij, pilaftrelli, tutti di-
co deono piegare ín fuori per la duodécima parte ciaícuno della fuá fronte; accioche flan 
donoiadirimpettodellefrontijfefiftenderanno all'occhio due linee,& una toccherá 
la parte di fotto , & l'altra la parte di fopra d'alcuno di que membri, quella, che tocche
rá la parte fuperiore fará piu lunga; & cofi quanto piu lungo i l uedere della linea procede, 
nella parte di fopra, fará lo afpetto piu lontano, & che pieghi in dentro uerfo il muro, 
ma fe piegheranno , come é feritto di fopra , allhora ci pareranno alia uifta dritte á 
perpendicolo. 

Bella ragione diprojpettiua é quefla, che adduce Vitr. nel prefente luogo. per la cui intetU-
gen%a bifogna prima porre la fuá intentione come una conclufwne, dapoi prouarla con le ragio-
tii della projpettiua. Dice adunque, che ogni membro, che fopra i capitelli fipone, deue nella fuá 
fronte ejfer partito in dodici parti, & ciafeuno piegare uerfo la fronte fuá una parte delle dodicú 
& la ragione éfondata nellaprofpettiua, che uuole, che i raggi del uedere efehino da gli occhi 
per dritta linea, & che tra queüi cifia una certa diftan^a, & che la figura da quelli com-
prefa,con quelli fia come una pirámide, & un conio, la cui punta fia nelTocchio, & la bafa 
contegna icontorni, ouero iterminidella cofa ueduta. Hora fiando quefio ne fegue, che gli 
anguli, fotto iqualifi uede alcuna cofa, faranno hora minori, hora maggiori, perche una 
iftejfa cofa auuicinandofi all'occhio fnrd íángulo maggiore, & allontanandofi lo fara mi
nore; ilfimile fegue delV altera de gli anguli , del filo desiro , & fmifiro,& della egua-
litadla doue quelle cofe , che fiuedeno fotto anguli maggiori appareno minori, <¿r quel
le minori, che fotto minori fi uederanno , & fotto gli alti alte, fotto haffi bafie, & fotto de-
ftri deñre , fotto fmifiri finifire , fotto cguali eguale, & fotto piu anguli uedute, fi uedeno 
meglio:perb confiderando Fitr. che fe i membri fuffero dritti a piombo, la parte difopra farebhe 
piu lontana dalla uifia, che quella di fotto, & parrebbe, che lop^ra defje in drieto. i l che fi ue
de tirando daWocchio due Ímee,perche la linea ,che ua alia parte difopra,épm lunga,che quella, 

che 
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che ua alia parte difotto .¿rperb l'opera ciparrebbepiuflefa, &pm moka al difopray perue-
derfifotto raggiopm butano.percrmole egli, chepiegamo infuori Uparte difopra, la duodeci 
maparte deltaltcx^a de i membri, che uanno fopra i capitelli. perche la linea del uederefi fara 
piu uicina aWocchio, tángulo cifara maggiore > & topera ciparerapiu dritta . Ü cheftuedeper 
la figura quifotto .f ia Varchitraue neüa fronte c. b, fia Cocchio a. ifrfiano tirate daWocchio due 
linee y tuna alia parte di fottofegnatac. l'altra aüa parte di fopra fegnatah. eglifi uede,chela 
linea a b. épiu lunga, che /4 linea a c.mafe la parte difopra piegherá per la duodécima parte, 
della fuá alte%^a, la linea, che andará daWocchio alia parte aggiuntafi fura minore, & conue-
nirapiu con la linea difotto, & l'opera parerd poi dritta, & meno ftefa, & riuolta, comefi ue~ 
de dalla linea .ad. & quefio fi deue Jpecialmente auuertire, doue le opere fono alte s & imem-
brigrandi, & ufare ilgiudicio, & la diferetione. 

L e canalature dellc colonne deono eífer 
uentiquattro, & fi cauano in quefto modo, 
che pofta la fquadra nel cauo della canalatu 
ra, & girata tocchi in modo con le fue brac 
cia dalla deftra,& dalla finiftragli anguli 
delle ftrie, che la punta, ouero ángulo del 
la fquadra fi mona fácilmente , & fenza im
pedimento col fuogíro toccando . Le grof 
fezze delle ftrie» o pianuzzi, fi deono íare, 
quanto fi tronera la giunta nel mezo della 
colonna dalla deferiuione fuá. Nelle golc 

L<l dritte , che fono fopra i gocciolatoi de i 
Terapij fi deue feolpire le tefte di leoni, co 

í ipofte ,che contra cíafeuna colonrra fianoforate al canale, che dalle tegole riceue Tac-
qua piouana, ma le parti di mezo fiano fode, accioche la forza dellacqua, che per le tego 

ledifcendenelcanale,non uenga 
tra gliintcrcolunnij , & non ba-
gni quclli , che paííano di fot-
to . maquelle}che fono fopra le 
colonne apparino uomitando 
mandar fuori gli efiti dellc 
acque. 

La canalatura della coloma éfkt 
ta a d imitatione delle fa lde delle ue-
fti feminili. In quefia fi deue inten-
dere l a fignificatiene d'alcum mea-
bolit &poi ilmodo di formarligiu-
fiamente , i l primo é quello , che 
Fitr.chiama Strix: iífecondo quel
lo i che c detto ftria: i l terxo)tAnco-
nes. Strix adunque éil cauo , & i l 
canale iflejjo. ftria é lo fiado, che é 
trauncaiw,& taltro» dett o pia-
n u T g p . Ancones fono le braccia 
della fquadra , la quale é fhtta da 
due recule y che da ritr.fono dette 

ancones , percte firmo come ungomito > che in greco ancbonfi cbiama. Siano adunqm 
i cana 



icctnali uentiquattro cauati in femicircolo, prouati con l'ángulo detta f juadra , che tocchi i l fon 
do del cauo nelmexo, & con le braccia, che tocchinogli angidi de i pianuxrj. lagrojfex^a dé 
iqudifi faperehbe apunto,quandonoifapefjimo henecomeua lagonjiaturci delta colonnay per
che fecondo la fuá defcrittione fiformano i pianuigifecodo lopinione di V i t r .&la figura fecon-
do y che la intendemo éftata pofia. 

lo ho defcritto jquanto io ho potuto diligentemente injquefto libro le difpoíinoni 
de i Tempij lonici . nel feguente io efponero quali fiano le proportioni de i Tem-
pij Dorichi, & Corinthij. 

Conclude Vitrmio, & dice quanto ha trattato fin hora, & dice hauere detto con ogrifpofji-
hile diligenxaleragioni de i Tempij Jonici y &promette di noler trattare nel feguente libro 
delle mifure de i Tempij Dorichi, & Corinthij. Tero douemo auuertire alie cofe dettecome 
a cofe pertinenti alia ragione Iónica, 

I L V A R T O L I B R O 
D E L L A R C H I T E T T V R A D I 

-

M . V I T R V V I O . 

Proemio. • 

A V E N D O ío ó Imperatore auuertito, che molti hanno lafciatopre 
cetti della Architettura, & uolumidi comraentarij non ordinati,ma 
cominciati come particelle fmembrate: degna, & utilifsima cofa ho 
penfato prima di ridurretuttoil corpo di quefta difcipüna a perfetto or 
dinej&poi efplicareinciarcunoiiolume le prercritte,^^ certe qualitá 
delle maniere partitamente. Et pero ó Cefare io ti ho dichiarito nel pri 

mo uolumelufficio dello Architetto , 8c dimoftrato di chearti bifogna, che eglifiaam-
maeftrato, Nelfecondoio ho difputato della copia della materia, della quale fi fanno 
gli edificij. Nel terzo delle difpofitioni de i facriTempij, & della uarietá delle loro ma
niere, quali, & quante forme shabbiano, & delle diftributioni, che fono in ciafeuna ma 
niera,&deitregeneri,quelle, chehaueíTero fottiüfsime qualitá de moduli nelie pro
portioni ho dimoftrato le ufanzeloniche. Horain queftouolumeio tratterb de gli in-
ílituti Dorichi, & Corinthij. & di tutti faro manifefte le difterenzeA le proprietá . 

JE R c H E Fitr. nonfuccia nelproemio del quarto, come ne iproemi de gli altri U 
bri, difeorrendo fopra alcuna bella cofa, la ragione (come io ñimo ) puo efferque 
fla. La materia del prefente libro, é continuata con la materia del precedente;pe 
rb non bifognauafare altro proemio con digreffione, & hiftoria, come ha fal to ne 

gli al tr i . Ma perche ha fhtto egli queflo poco di proemio ? prima per diflinguer un libro daWal-
tro, dapoiper continuare la materia, dimoflrando quello, che fin hora egli ci ha mfegnato, & 
quello,che eglici éper infegnare: & fe alcuno dicejfe, non doueua eglifotto un uoltme folamen-
te comprendere tutta la trattatione delle fhhriche dedícate alia religione ? lo direi, che per fug-
gire i l tedio i che ci recala lunghe^a, eglihauóluto\ dar modo al ter%o libro 3 & riferuarfi 
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nel quarto a dichiarlrci i l rcflante. Etper qudla breuita, che egli lauda nelproemio delfeguen-
te huro; che cifkpmprontiallecofe, che preño finifcono: deueft amertire, quello, che egli 
dice. \Velter%odelledifyofttioriideifacriTempi.\ Tercheintendequantoagliajpetti delle 
fi-onti y & d e i lati al primo Capo. Et quelloy che egli dice. \ Et deüe proprieü deUe loro manie 
re, l intende quanto alio ¡patio tra le colóme, del che ne fono cinque Jpecie, comefi uede alfecon 
do Capo. nel quale é comprefo, quelle, che dice Fitru. \ quali, & quante forme shahhiano, | 
&ilref lo . Et quello •> che egli dice, l&deitregeneriqueÜeychehauefero fottilijfime quali 
ta \ intende delgenere Iónico, del quale ha ragionato nel ter^p Capo. Et in uero dice henefotti-
lijjime qualita, & cofi ritrouo io, & é necejfario riuolgere neüa mente le cofe dette ,fopra le pro 
portíontfi & i compart'menti di quelle, & eff '.rcitarfi con quelle ne i precetti di Fitru. & hene 
jpejfo ragionaruifopra. ricordandofi eltra di queflo della Eurithmia, & delta gratia, ch'é i l tem 
per amento delle proportioni applicate alia materia, come la equita alie cofe di giuftitia. Tratta 
adunque imfptefto libro della origine, & inuentione deüe colóme, de i loro ornamenti, della ra-
gion Dórica y & Corinthia, del compartimento , & difirihutione del di dentro, & del difuori de 
i Tempij. & ci da alcuni precetti per fuuare i Temptj fecondo leregioni > & parti del cielo, ra-
giona delle porte, & del fabricar antico di Tofcana, & delle forme ritonde de i Tempij de 
zli altari, & con queflo pon fine alia fabrica confecrata alia religione , 

- • 

D i tre maniere di colóme > & deüe origmi > & inuentio
ne dt quelle. Cap. 1. 

E colonne Corlnthie hanno tutte le mffure come le Toniche, eccstío i capitel 
l i , ma le altezze de i capitelü fauno quelle per la rata parte piu alte, & íbttili, 
perche l'altezza del capitello Iónico é la terza parte della groflezza della co-

a lonna, ma del Corinthío, é di tutta la groflezza ¡miera. perche adunque fo
no aggíuntc a i capitelü Corinthij due parti della groflezza della colonna , pero fanno la 
moñra di quelle piu fottile. Tutti gli altri raembri, che fopra le colonne fí pofano, nelle 
Corinthie fono pofti o dalle mirurea& compartimenti Dorichi, ouero dalle ufanze loni-
che, perche la maniera Corinthia non ha propria inftitutione di gocciolatoi, o d'altri or 
namenti.maoueronelligocciolatoiimutoli dalle ragioni delliTriglifi fono difpofte, 
ouero ne gli architrauijlegoccieairufanza Dórica fono ordinate. Ouero fecondo leleg-
giIoniche,ifregiornatidifcolturecon identelli, & con le corone fi compartifcono, 
& cofl di due maniere trapoftoui ¡1 capitello, é ftata nelle opere la terza maniera prodot-
ta . perche le nominanze de i tre generi. cioé Doricajlonica, & Corinthia fatte fono dal
le formationi delle colonne, delle quali, la prima, & antica nata e la Dórica. 

T^el prefente luogo Fitr. tratta delle origini, & innentioni delle maniere deüe colonne, & del 
la colonna Corinthia y &delfuo capitello. Le rególe delle Corinthie fono breuemente raccolte. 
La prima é, che le colonne Corinthie non fono punto dalle loniche differmi di mifure, faluo, che 
nel capitello y perche ( come hauemo ueduto nel precedente libro ) ü capitello mico é alto per 
m ter^o dellagrofe^t della colonna, & ( come qm fi dice ) i l capitello Corinthio, é alto tan
to y quanto tutta lagrojje^a della colonna. dalche nafce, che la colonna Corinthia per la 
giunta di due parti épmfueltay & pare piu fottile. Ma doueha detto Fitr. che i l capitello Ióni
co é alto un ter^o della groffe^a deüa colonna t J\iJpondo, che egli lo ha detto di fopra, nel ter 
Viohbroyquandoeghdife. Ma la groflezza del capitello , fi deue farc in quefto modo, 
che di nouc partí, & meza tre pendino inanzi fotto il tondino . Terchefetre partí fotto i l 
tondinofono Ufiiatealiemlute , ne reflanofeiy&r^ay&lagroffe^adella colonna erapar-
ti áciotto y & quella me^aparte é dijlribuita aüa cimbia, & pero la grojjei^a del capitello lo-

meo. 



V J . \ T 0. 

nico metm ad ejftr quaft U ter^a parte delUgrojfez^a della colonna. La feconda regola i , che 
leComthie non hamo membri froprij difopra,ma ft pigliano, o dalle fimmetrie Doriche, o 
dalle ufanee loniche. dice Fitr. \ o dalle ragioni de gli Triglifi l cioé dalla ragion Dórica, non 
chefiano Triglifinel Connthio, ma perche i l compartimento Dórico»é regolato fecondo gliTri 
glifi . Similmente pergoccie intende, non quelle, che fono fottogli Triglifi, ma quelle, che fono 
dijpoñe fottolgocciolatoio, nel piano difotto, come hauemo detto i moderni le chiamano fufaio 
l i , nonfapendo íorigine di quelle. ¿ídimque nella maniera Corinthia, l'^írchitrane,il Freggio, 
la Corniceyft puo pigliare dalla mi fura, & compartimento Dórico . Egli ft puo anche pigliare 
dalle ufanee loniche tuttoqueüo) ches impone a capiteüidellecolonne y & i n quejh cafo noné 
di f érenla tra'l Iónico, & i l Corinthio, & fipuo diré che i l genere Corinthio non habhia altro 
delfuo, che il capiteüo, & quefto ft deue amertire. Seguita Fitr. a. diré l'origine del genere 
Doricoi& dice. 

Perche neirAchaia,& nel Poloponeflo Doro figliuolo di HeIleiio,& della ninfa Opticc 
hebbc il principato , quefti in Argo antica cittá fece a cafo i l Tempio di Gmnone di quel-
la maniera. Dapoi delleifteffe maniere non eíTendo anchor na& la ragione delle íimme-
trie fece i Tempij nelle altre cittá dell'Achala. Ma poi cht gli Atheniefi per le rifpofte del 
DelficoApollodicommuneconfigliodi tutta la Grecia in uno iftefíb tempo conduífe-
ro in Aíia tredici colonie, & a ciafeuna colonia diedero i l fuo capo, & condottiere , dan
do la fomma dello imperio ad lone figliuolo di Xutho, & di Creufajil quale per le rifpofte 
fue Apollo in Delfo uolle chiamarefuo figliuolo; coftui conduífein Aíia quelle colonie^ 
& iui fabrico grandifsime cittá hauendo oceupati i confini della Caria,Ephefo, Mileto , 
Míunta, che gia fu dalle acque forbita, i facrificij, & i fuífragij della quale gli loni j , a M i 
leíij attribuirono , & Priene,Samo,Teon,Colofona,Chio>Enthfas) Phocea, Elazo 
mene j Lebedo, Melite. Quefta Melite , per l'arroganza de cittadini da quefte cittá per 
commune configlio moífagli guerra, fu ruinata . in luogo della quale dapoi, per benefi
cio del Re Attalo , & d'Aríimone la cittá de Smirnei é ftata riceuuta nel numero delle cit
tá loniche. Quefte cittá hauendo fcacciati i Carij, & i Lelegi, nominarono dal loro capo 
lone quella regione lonia . & ponendo iui i Tempij de i Dei immortali cominciorno a fa
bricare alcuni Tempietti, & prima (come uiddero in Achaia) fecero i l Tempio d'Apol 
l o , detto Pannionio , & quello chiamarono Dórico, perche lo uiddero da prima cofi fat 
to^nelle ci t tádeiDorici . Ma uolendo poneré in quel Tempio le colonne, non hauendo 
le fimmetrie di quelle, & cercando con che ragioni le poteííerofarc,íi che, & a fopporta-
re i pefi fuííero baftanti, & tenneífero approuata bellezza nello afpetto , mifurarono la 
pianta del piede uirile, & hauendo trouato, che i l piede era la fefta parte dell'altezza del-
rhuomo, cofi la traportarono nella colonna. Et di quella groífezza, che fecero la bafa 
del fuño della colonna,' fei fiate tanto leuarono in altezza quella col capitello. Et a 
quefto modo la colonna Dórica comincio daré ne gli edificij proportione,& fermezza,& 
bellezza del corpo uirile. Appreífo dapoi cercando di fabricare un Tempio a 'Diana, da 
gli iftcfsi ueftigij trasferirono nuoua forma di maniera alia flkltezza feminile.Et prima fe-
cero la groífezza della colonna per laottaua parte dell'altezza, & accioche teneífero lo 
afpetto piu alto fottopofero alia bafa ín luogo di calzare la fpira, & al capitello impofero 
le uolute pendenti dalla deftra, & dalla finiftra, come crefpi cincinni della capillatura35¿ 
ornaronolefrontidicimafe,&confeftoni,(cheencarpifi dicono) cioé frutti raccolti 
infieme, & foglie colligate in uece di capelli difpofte, & per tutto'l tronco della colonna 
lafeiarono andar a baífo le canalaturc,come falde delle ueftimenta allufanza delle matro-
ne; & cofi con due diíferenze imitarono la inuentione delle colonne, una fchietta, & nu 
da fenza ornamento, che era di fembiante uirile, l'altra di muliebre fottigliezza , & orna
mento, &mifg ra. Ma quelli che uennero dapoi con eleganza^ fottigliezza di giudi-
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cio andarono piu inanzi, 8c dilettandofi di moduli piu íbttili, fecero 1 altezza della colon 
na Dórica di fctte díametri dclla groííczza, & la Iónica di otto , & meza. Et quello, che 
gli Ion! fecero da prima , Iónico é ftato detto . Ma il terzo genere, che Corinthio fi 
chiama , é prefo dalla imitatione dellafueltezza uirginale, imperoche le uergini per late-
nerezza dclla etájeflcndo di piu fuelte membra fórmate, riceueno piu leggiadri, & gratioíi 
effetti.Ma la inuentione del capitello Corinthio íi narra che in quefto modo íia ftata ritro 
uata . Vna uerginecittadinadi Corintogiadamarito, eíícndo inferma uenne a morte, 
lanotriee di quella hauendo raccolto tutti queuaíi, deiqualilauergine uiuendo fí dilet-
taua, & pofti quelli in un ceftello, dapoi, che fu fepelita, gli fecc portare al monumento, 
& porli da capo , & accioche piu lungamente reftaííero alio feoperto aere, ui pofe fopra 
una tejóla . 11 ceftello per cafo era ftato pofto fopra una radice di Acanto. in quel mezo 
la radice nel mezo dal pefo opprefla, mandó fuori da primauera i ritorti cauli , & le foglie 
crefeendo i cauli fungo i lati delceftello, 8c da gli anguli della tegola perla necefsitá fpin 
ti in fuori, furono conftretti nelíe ultime parti delle uolute piegarfi. Allhora Callima-
co, i l quale per la eleganza, & fottigliczza dell'arte, fu da gli A theniefi cachizotecnos no 
minato jpaífando appreííb quel monumento jauuertendo uide quel ceftello , & d'intor-
no la tenerezza nafcente delle foglie, & dilettatofi della maniera, & della nouitá del la for
ma fece a quella íímiglianza appreflfo i Corinthij le colonne, & pofe le conueneuoli ragío 
mdiquelle,& dapoi nelle perfettioni delle opere,fece la diftributione della maniera 
Corinthia. 

í{ichiederehhe un curiofo > che io citaffi in cjuefto luogo Vauttorita divlinio, di Taufania u & 
di Strabone, & daltri autoriper efponere le hifiorie, «¿r le deferittioni de i Imghipojii da Vitr. 
ma io credo a Fitr. & maggior cura miflrigne, d'importan'̂ a maggiore, che narrare le hiflo 
rie 3 deferiuer luoghi, & dipigner herbé. Grande occaftone, (jr bella, ci ha dato la natura, per 
fyre, che tarte perfetta fu[je, quando ella cipropofe la forma del corpo humano .percioche con 
i l numero, con i termini, <¿r contorni, con lo fito, & coílocatione delle parti, in un foggetto no 
bilijjimo ci diede effempío merauigliofo difmgular belleza ;fece, che i corpi quantunque dijjimi 
gl anti fujfero, nientedimeno beüh & henformatii&uaghi ci pare/fero.La onde molte h$ht%A 
fíate fono i percioche con lo certo, & determinato numero delle parti, la natura congmnfe la cor 
rijpondentegrandezga con i terminifuoi, niente lafeib, che in luogo proprio, & accommo* 
dato nonfíffe: perche f i trouano de i corpi gentili, &fuelti , che ciporgeno diletto ,&fene tro-
uano de gil altri, che fono piu fodi, émaggiori, &perb non cidijpiaceno, & finalmente tra que-
fii, & quelli altri fono belli, &gratiofi, come che in ogni cofa f i truoua i l grande, i l picciolo, 
& i l mediocre y ciafeuno con le fue ragioni.il che confiderando íhuomo , & leggendond l i 
bro della natura per imitarla nelle fue compofitioni 3 uoüe , che tre maniere fujfero prin-
cipali del fabricare , confederando moho bene Vofficio , <¿r i l fine di ciafema fabri
ca : & pero quella che piu pote fe durare alia fiitica, & piufermexi^y & piu difodo hauefe. 
Dórica uolle chíamare .- perche fu prima da i Doriefi di quefto modo pigliata: ma quella, che piu 
ffittile, &pmfueltafuffeyCQrinthia: la menina yquafi tra amendue collocata, Iónica, da lone, 
come dice Fitr. Ma perche ciafeuna hauefe donde parere diletteuole, & bella jcomincib con 
grandiligenxa a conjiderarc, che numero, che termini, & come fi hauefero a dijporrc le par
t i . Fedendofi adunque ( come hen difeorre Lione) che i l diámetro del corpo humano daWmo, 
grlaltrolatoyéper la feñaparte, & dal bilico allereniperla decima deWaltex^a del corpo, 
fuprefal'cccafione delle mifure:perche ritrouando, che fe delle colonne altre fufero piu alte 
fei parti yahre dieci delpiede loroyper lo imiato fentimento, col qualepotemogiudicareche tan 
tagrofcTga-, ouero tanta fon iglieiga non ha del bmno , comincio a fiare í'ufficio fuoi& difeor-
rere , che cofa fufe di meio tra quejii eccelfi > che pote/Je piacere, & di ¡hbito fi diede alia in
uentione dellepropomoni > & cofipofii infierne quegli eccefhcioé fei, & dieci, diuifero lafiom-

nia 

http://ragioni.il


r a K, T O. ^5 
ma in due parti, donde rhrouarono, chel numero di otto era quello, che dalfei, & dal dieci con 
evudiipcicíjeradiftante, Viacquela mitentione, & ne mfci laproua:& pero diedero alia 
itn^heT^a ddla coloma otto Diametri delpiede, & quella ( come io ho detto ) dagli loni, Ió
nica naminarono . Dapoigiugnendo Htninor termine,che erafeiy con queflo numero dinuouo 
ritrouato, cioécon ottofecero ma fomma di quattordicit che partita egmlmente rendeuafette» 
fecondo il qual numero da Doriefifufktta la cólonna Dórica difette tefte. ma aggiugnendo il ter
mine ma?viore, che era dieci con quello di mezo, che era otto raccolfero diciotto, chepartito in 
ducfacena mué, perilche alia forma piu fuelta, & piu fot tile diedero noue diametri, & Corht-
thia la chiamarono y perche da Corinto ( che hora Garanto fi chiama ) uenne la inuentiont 
per amertimento di Callimacho ^Architetto: Dal numero adunque cominciarono a daré la bel-
lexga. Toi uennero al contorno y fkcendo le diminutiont, le gonfiexge, icoUariniy <& le c'm-
hie congratia y & ornamento y- dijponendo le parti di ciafcuna al luogo fuo. hen é mroyche ilfito» 
&ladiffiofitionedellepartipmpreJlo/ílafcia conofcerey &fentire,quando fia maleychesin-
tenda come fur f i deggia. percioche quella égran parte delgiudicio dell'huomo infito da natura, 
Ben é ueroy che ci fom alame aunertente, nel metiere in opera le cofj hen compartitcycomefk-
rey che le cofe uadino apiomboy che imembri ri(pondmofuluiuo y che iltutto nafca da térra* 
che le colóme ftano pari di numeroy a fimigliaw^a de ipiedi de gli anifnali, che le apriture fiano 
diffiari y che le parti inferiori fiano piugrojfe, che lefuperiori: che le Doriche non fiano tropp& 
lauorate, órnate fiano le Loniche, ornatiffme le Corinthie. perilche non fipuo fe non biafmarey, 
chi neüe opere Doriche, ha pofto tanta fottilitd, & uarietd di lauori, che piu non potrchbe ha-
uer fhtto neüe Corinthie, grande¡pefa, inutile, nongodutay &fen^a decoro fufhtta yfebene al
omo dicejfe effere opera compofla. me la ragione da ardirey & la ifperienTa, & la cognitio-
ne d'alcune cofe degli antichi y lequali quando erario pofle lontane daü'occhh er ana filamente 
fgrojfate y ma le piu uicine erario piu finite:fe pero l'ambitione, & l'auantaggio y & commoditd 
de lauoranti non gli moueua.eglifi legge, che per lo pericolo, che era neldrixgar le colonneyche 
non fi rompefferoy fi filena prima drizarle, érpoi inorarle, infomma rijpondmo ( come hagia 
detto ) le cofe dejire alie finiftrey le alte alie bajfe y le dinanri alie didietro;in modo y che ogni 
cofapofta fia al luogo fuoy & rijpondendofi infiemcy & b elleza, ferme^ga apporúno a gli 
edifictj. Vogliofkr hora auuertiti alcuni, i qualifi marauiglianoy che Vitru. iftejjb nonpur al-
triy che hanno fabricato tr a gli antichi ^írchitetti y shabbia alcunafiata feoftato dalle dettemi 
fure . lo ho detto difopra con lauttoritd di Fitru. che la ragione deüe cofe é in fe uera y & du-
rabile, onde con laproportionefine uiuey &flafen'%a oppofitione ,manon fimpre diletta quel 
fentimento delVanimo noftroyilqualeforfepiu a dentro per afcofaforxa di natura penetra?ido non 
confenteagliocchiy che la pura éfempliceproportione alcunafiata diletti .ma dalla materia 
delle coje y daüa grandeva y dalla Sfian%a( come ho detto ) richiede alcunamanieray & for
ma y che acconci quellogratiofamente, che troppofimplicemente ciporge la mifuray &propor-
tione ycome neüe fiatue antiche fi uede, altre di noue, altre di dieci y altre tra noue & dieci tefle 
fórmate. Et nella Muficafinalmente afino alcunifuoni, i quali uengono alie orecchie con dol-
cex^a y che pero non fono tra le confinante collocati. pero dico , che ogmmo deue ceffare dalla 
merauiglia, quando ritroua in molte opere la mifura alquanto uariata da i precettiyperche egli é 
a baftanza tra lmaggiorey&minoreeccefio contenerfh uariandoimexi con giudicio, & fitti-
glier^a d'auuertimento. &perd dagli fpacijy & uani tra le colomieFitm.ha regolato la l te^ 
%a di quelley né mai é ufiito de i termini. Tlinio nel trentefimo fiño libro al trentefimo terxo 
capo ragiona delle colonney & miftre loro, & del Tempio di Diana Efefia, & delle fue propor-
tioni. Oltra lepredette maniere di colome y ci fonoleMtiche quadrangulariy & di latie^ua-
l i . Quello che dice Vitru, di Callimaccho tJrchitettOycheper la elegan^a dell'arte era detto 
Cachi^oternos, perche fempre egli ¡pecana le cofe jatte, né maifi contentaua y &fi:vpre po-
liuayaltri leggono Lixitccnon, perche fottilmmte polina le cofe dellartefua. & forfe qua-
ira meglio a Fitr, ^ 
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La nmmetrlajOucro compartimento díquel capitello» in queílo modofideuc fare: 

che quanto faralá groflezzadellacolonna da piedí, tanto fia l'akezza del capitello, con 
il dado o Abaco. Ma la larghezza dell'Abaco coíi habbia la fuá ragione : che quanto fa-
rálaltezzajduetantifiala diagonaIe,percioche gli fpacijhaueranno per ogni ucrfo 1c 
frontigiufte.fiano lefrontidella larghezza piegate in entro da gli eftrcmi anguli dello 
Abaco, per la nona parte della larghezza della fuá fronte: habbia al baífo del capitello 
tanta groflezza, quanto á la colonna di fopra, oltra TAporheíi, & lo Aftragalo, cioé cim-
b¡a,&:tondino. La groífezza dello Abaco per la fettimadellaltezza del capitello. & Je-
uata la groflezza dell'Abaco, fia i l reftante diuifo in tre parti, delle quali una fi día alia fo-
gliatura di fotto, l'altra habbia la fogliatura di mezo,& i cauliculi habbiano la iíleífa altez 
2a,& da quelli nafchino le foglie, lequali gettatein fuori abbracciano lo Abaco.ma quel-
IeuoluteJ& minuti inuogli, che nafciuti dalle foglie de i cauliculi uengono infuori fina 
gl i eftremi anguli, fiano ícolpiti tra'l fuo mezo fottopofli a i fiori,che lono nello Abaco.i 
quali florida tutte quattrole parti fiano formati tanto grandi , quanto é la groífez
za dello Abaco, cofi inqueíle fimmetrie,& compartimenti faranno formati i capitel-
l i Corinthij. , 

lo ho ejpofto di fopra afíai chiaramente quefla compofitionc, & dimoflratola in difegno. Ve
ro é , che eglifi ha amenito apprejfogli antichi, che Valtexga del capitello fen%a lo .Abaco era 
di uno diámetro di colonna, i l che gli daua maggior ¡ottiglieiga. 

Sonó anche le maniere de i capitelli, che alie medefime colonne s'impongono, con di-
uerfi uocabuli nominate. de i quali néle proprietá delle mifure,né la maniera delle 
colonne potemo nominare, ma ben uedemo che i uocaboli di quelli fono ftati transferi-
t i , & tramutati da Í capitelli Corinthij, Ionich¡,& Dorichi,le íimmctrie de i quali fono fta 
te traportate in fottigliezza di noue fcolture. 

La maggior parte de i belli antichi edificijfono di maniera compofla, & quefla maniera é ka-
ña fecondo la diuerfita delleproportioni, chefi compongono infierne ;pero non hamo quefle ma
niere proprio nome, benche a di noftri, fe le dia'l nome d'Italiana. Feggonfi capitelli con tanta 
diuerfitd di lauori, che non cié numero ^ l t r i con foglia^ge grandi, altri con minute, &fono 
bellifjimi, altri hamo legature d'animali, come sé detto, altri hamo & uolute tolte da zlilo-
nichi, & foglie tolte da i Corinthij: & tutti fonogarbati, &gratiofi: & indeterminatamentefi 
deom chiamare, capitelli, o maniere compofle. 

De gli ornamenti delle colonne. Cap. I I , 
Erche di fopra fono ftate deferitte le origini, & le inuentioni delle colonne fe
condo le maniere loro, cgli non mi pare lontano dal propofito noftro con le 
iftefle ragioni trattare de gli ornamenti di quelle, come nati fono, & da quai 
principij, & da che origini ritroqati. In tutti gli edificij fi pone di fopra la 

trauatura, & í'opera di legname con diuerfi uocaboli nominata;& fi come nelle nominan-
ze, cofi nello effetto ritiene diuerfe, & uarie utilitá. imperoche fopra le colonne pilaftri, 
&erte,oftant¡, chefidica , f i pongono letraui. ne ipalchi& taííelli, i piccioli morelli, 
& le afsi. fotto i tetti fe gli fpacij faranno maggiori, ui ua il colmello nel fommo del col
mo, onde poi dette fono le colonne,& anche fi pongono i trauicelli attrauerfati3&: je chia 
u i . Ma fe gli fpacij faranno commodi, i l colmello, & i camieri uenghino in fuori fin al
io cítrcmodelgrondale.&fopraicantKieri ftianoi tempiali, o pianelíc, dapoi di fo* 
pra fotto 1c tegolegli afleri, che fportino in modo, che dalle loro proietture, & fportij 
íiano coperti i pareti. 

Mira-
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Mtrabile dottma i & pratica d'^írchkettura cinfegm Fitrmonelprefente Cap,perno

che egli d rende contó di tuttigliadornamenti, <¿r memhri che fi mettenoJbpra le colonne > o pi 
lakri, o muri, o ñanti > che egli chiama, anta, dimoflrando chiaramente la origine > & inuen-
tione di quelü. dal che nel prefcnte luogo f i caua la ragione di molti uocaholi. Certo é ( come 
Jpejjo ho detto)che dalla necejjitd a l ia magnificen%a del fabricare gli artificí fono peruenuti. la 
mturacimpofelaneccffita: malo animo grande accefo dalla concorrenxacerco di auanxare 

fe flejfo. fi che i primi fahricarono comelorfktto ueniua, & quanto i l hifogno richiedeua.fuc 
ceffero le contefe difuperarft l'un l'altro, ma pero fi fondauano le inuentioni, & gli accrefci-
mentifopra la imitatione diquelle cofe, che per loro natura doueuano ejfer tali. pero non fecero 
alcuna cofa negli adornamenti, di che non nepotefferoplenamente renden la ragione dalla imi 
tatione delle cofe fhtteper necejjitd. Eleuato adunque lo edificio nella gia dimoflrata forma dal 
fondameuto fin a l ia cima de ipareti, colonne, muri j pilañri, o ftatiti, hifognaua coprirlo, ac-
ciocheperfettamente fi uedejfe i l fine deWopera: era necejfario nel coperto prouedere, che i pa-
retiftejferouniti, & legati infierne, & che l coperto acconciamentefi ripojajfe r non jpignendo 
ipareti: la onde per hauere quanto s'é detto a egli é da fapere, che bifognafkre tutto queño la-
uoro di legname: che da Fitruuio é detto materiatio.& conofcere diflintamente i nomi, gli ef-
fettii ¡¿rfufficio di ciafcuna cofa. Trecofe adunque douemo auuertire neü'opera di legname, 
l'unaé quellait he fi impone prima fopra le colonne, i muri y & pilañri: queflafi chiama tra~ 
natura, la feconda é detta contignatione: quefta fi diuide in duepartiyl'ma é la legatura del tet-
to, l'altra é i l tetto, & coperto. Bella trauatura fi caua queño utile, che iparetifi tengono in-
fieme, dalla legatura, che i l tetto fi unifce, dal tetto, che l* edificio fi copre , & fi defiende, & 
da tuttequeñe cofe hannobauuto origine diuerfi adornamenti nelle fabriche, come fi dirá qui 
fotto. Sapremo adunque come alcwnafiata tra unparete, & l'altro fi troua grande interuallo , 
& alcuna fiata commodo, & non moho diflame , pero nelle legature de i tetti ui ud pin, & me-
no artificio, pero fe'ltetto fi (pandera molto y&fardtroppo largo, nella fommitd del colmo ui 
ud per lungo uno traue maeflro, che fi chiama columen in latino, mi dicemo colmello, dal 
quale nafceno come figliuoli tutti i legamenti del tetto : fi come dalla fpina maeftra delpefce 
nafceno tutte le altre: &forfe di qua é cauato quello, che fi fuol diré, i l tale é di tale columel-
lo, Cifono i trauerfi : cifono anche le chiaui detti capreoli, dalla finiiglian%a depampmi, che 
légano le u i t i ; perche cofi quelli abbracciano i chnteri: ma i trauicellt attrauerfati latinamerp-
te fi dicono tmnf i ra ,&uolgarmentecatmey& fono quelli y fopraiqualifi ripofano le chiaui. 
Ma fe'l tetto fard comodOy& non portera pericolo di skgarfiy&fchiauarfi l i potra baflare fola-
mete i l colmello co i fuoi canterijyi qualifono alcmi legni lunghi del tetto,i quali uengono dal c o l 
mo y & difc endono da i lati infino fotto le grondi, fopra quefii canteri y ( i quali fknm par ere i l 
tetto y come una galera riuerfcia y & f i ufa di diré tra mi la galera é in cantieri, quando é fat~ 
to ilfuo corbame ) ui uanno i tempiali, che fono trauetti, i quali uanno a trauerfo i cantieri, in 
contra le fronti del tetto, fopra i tempiali y ui uanno gli ajferiyche fono legni larghi quattro 
oncie y che uanno fopra i tempiali, come i canteri di fotto, & quiui épofla la ra,gione del coper
to, perche fopra gliajferi simpongonole tegoky icapi delle qualt sincontrano ripofando fo
pra'l mexp de gli aferLEt queflo é quanto la neceffttd ci ha dimoítrato, si perche i l tetto flejfe 
in piouere, accioche le neuinon locaricaffero, si perchefcacciaffi le acque, & le tempefle lon-
tane da ipareti y &fujfe ben legato,& quefto é quanto Fitruuio ha detto fin horadóme la figu
ra c i dimoflra . 

Etcoíl 
• 
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£tcoflCplif1Uedcráschcognicoraconrcruerá,& ílltf(%D,!& laimnicra & TorJine 
propiio. Dalle dcttecorc&dali'operatíilcgnamcgliartedci con le loro Icolturc nclic 
opere di'nietra, & di marmo, ncl íabiicare de i Tempij hanno imitdto le difpoíitioni, & 
hanno^iudicatojcheegli íiadureguitarcquelleinuentioni: percioche gii antichi fabri 
edificando in un cerco luogo , hauendo coíi poílc k traui dalle partí di dentro de i pare-
t i , che correuano fin alie cilreme, & ufeinano^ fportauano in fuori, compofero anche 
quello, che fra traue, & traue íiponcua.& ornarono con opere di legname gratioía-
mentc quello, che andaua fopra le cornici, & le fommitá, & poi tagliauano gli Iporti de 
i traui a parí de pareti a perpendicolo. la qual forma parendo loro, che lorie ienza garbo, 
& fenza o-ratia, conficcarono fopra le teíte de i trauicelli tagiiate nella fronte alcunc tauo 
lette nel modo , che hora fono i Tr ig l i f i : & quelle dipinfero con cera biaua , accioche le 
tagliature de gli trauicelli non oíi^ndeííero la uifta.&: cofinelle opere Doriche le diui-
íioní de i trauicelli coperti con la düpoíitioae de gli Triglifi cominciarono hauere lo Ipa 
ció pofto tra gli trauicelli, & i l letto delle trauature. 

llora tenendoft a mente gli ejfetti di ciafema delle predette cofe, potremo benijjimo fapere la 
origine de gli ornamenti, che nelle opere dipietra fono ñatiintrodutti da i grandi *Arcmtetti, 
& concheragion€shabbianoa fare. Ha detto Fitrmiojchefopra le colonne , & i jnlañri» 
<¿rparetis imponelatrauatura,& fopra latrauaturailtetto ,o colmo, haejpojiolé parth& 
le ragioni de i coperti, & del colmo. Hora ci ejpone come da quelleparti, & dalle opere di le-
%no fono ftati transferiti gli ornamenti nelle opere dipietra i o di marmo: come nelle opere 
^Doriche i Triglifi i & i Modioni, & nelle loniche i dentelUí~& dice, che i Triglifi fono ñat i 
fatti ad imitatione delle tefte delle traui, lequaliprima jportauano fuori de i pareti, &po i erano 
tagiiate a drittura de i pareti y <¿r perche non faceuano bella uijia , erano inueftite di tauolette 
dipinte con cera, diquel modo, che hoggi dipareno i Triglifi con que canalh & con quepianuT^ 
^7, che ft uedeno, che pare, ebe que canali fiano fatti per ricenere le acque cadenti dalla cor 
nice. Gli idrchketti adunque nelle opere dipietra hanno traportato quelle inuentioni, & han-
no fatto gli Triglifi, & le Metope, cioégli jpacíj tra uno triglifo , & t altro , che rapprefenta-
nano le diuifioni £un Triglifo aííaltro, come da un traue all altro. Similmente i mutuli, o mo
dioni fono ftati prefi nelle opere Doriche di pietra dalle opere di legname. quefli rapprejéntano 
glifportide i canterij fotto le cornici, come gli Triglifi rapprejéntano gli (porti delle traui fopra 
l'Jírchitraue. Quejii modioni fono piegati, accioche aiutmo i l cader deue acque , Jbnopiu lar 
g h i , & di rnenogrojfezga de gli Triglifi. & .1 luogo loro é fotto le cornici, la figura qui 
fotto lo dimojira: &pero dice Fitruuio, 

Dapoí íono ítati altri, che in akre opere a perpendicolo de gli Triglifi bmno fatto 
fportare i canterij,& líanno fatto piegare gli Iporti loro. & come dalla diípoíitione delle 
traui uennero gii lngl i f i ,col i da gli iporti del canten) fotto i gocciolatoi é ítata ricro-
uatalaragionedeimutuli,o mociioni:&coíinelleoperedi pietra,& di marmo,í ifpr 
mano i modioni ícolpiti, che piegano. i l che non é alero che la imitatione de i canterij; 
perciohe di necefsuá, per l i cadimenti delle acque íi fanno piegare in fuori, tk pero la ra-
gione si de gii Friglih, come de i modioni, nelle opere Doriche é ílata da queila imita= 
tione ritrouata. Percioche non come alcuni errando hanno detto, che gli Triglifi fo
no le imagini delle fincfi:re,coí¡ puo efferc. perche gli Triglifi li pongono ne gli anguli, & 
contra i quadn delie colonne, ne i quali luoghi nuina ragion uuole, che íi faccianolefis 
neílre, percioche le giunture delle cantónate li íiegano nc gli edifiaj, fe íi laícieranno in 
quelle i lumi delle hneftre. 

queliifchcuoglmotchegli Triglifi ^ k metope 
T rappnjcntmo 
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rapprefentino le finejlre, perche oltra, che la racione nolconfente jfeguitarehhe, che nelle ope
re lonicbe i cientellipote¡fero fimihnente rapprefentare ifori delle fineñre, Wcbe non puo ejfere,, 
come dice Fitr. & cinf fgna ad un tratto l'origine de i dentelli nelle opere loniche, & dice. 

Et ái piu anche fe douc hora fi fanno gli Triglifi , iui fará giudicato, che íiano ftati gli 
rpatij de i lumi , per la iftefla ragione ci puo parere , che nelle opere loniche i dentelli hab 
biano oceupato i l luogo dclle fineftre, percioche amendue gli fpatij, & qnelli, che Tona 
tra i dentelli, & quclli, che fono tra gli Triglifi fono detti metope , perche Greci chiama-
noopeiletti dclle traui , & de gli afleri, comei noftri chiamano caui colonibari,& coíi 
lorpatiodelletrauipoftetradueopcappieflbdcGrecimetopaé nominato . in modo, 

che 
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chc fi come per auanti ncíle opere Doriclic c íhta ritrouata, la ragtohedlglÍíTri|Ufi 8¿ 
de i modioni, coíí nelle loniche la ordinatione de i dénteill, ncile opere tiene la lo • •. I bá. 
Etricoiiieimodionirappreíentanolaimaginedeglifportidei cantieri, cofi ncllc íoni-
cIieidentcllidagUrportidcgliaíTerihannopreíalaimitationc. Et pero nelle opere de 
Greci n o n é , chi fotto il modione mecta i dencclli, perche non poííono ftdre gli aíícri 
fotto i cantieri. Qnclloadunque, che fopra í cantieri, & i tempiali ueramente deue eflor 
collocato, íe nella rappreícntattone fará poflo di folto, ci dará forme, & ragioni deU'ope 
ra piene di menda. 

^Admque nelle opere loniche i dentelli rendeno la ftmgllanxa deglifporti de gli ajjhri: & per
che gli ajftri fono fopra i canterij: pero i dentelli fono fopra i modioni. quejlo é flato ojjernato da 
Greci. Símilmente egli é utialtro auuertimentofondato fopra la regola, che dalle uere ufdñxe 
della natura delle cofe , eglifi deue prendere gli adornamenti delirarte. Et quefio auuertimento é 
poflo quifotto da Vitr. i l qual dice. 

Et anche gli antichi non laudarono maí,né ordinarono? che ne gli Frontifpicij fi hauef-
fe a fare i modioni, oucro i dentelli, ma folamente le cornici fchietre . perche né i cante
rij , né gli afleri uanno diftribuiti uerfo le fronti de gli Frontifpicij, né poílono fportare > 
ma piegafío uerfo i grondali. Et pero quello, che in nerita non fi puo fare, gli antichi 
gÍLidicaronononpoterhaLiercdeterrainataragione,quando che egli fuííe nelle imagini 
ráppreíentato .percioche nelle perfettioni delle opere traportarono ogni cofa con] certa 
proprietá delle uere uíanze di natura , & non approuarono cofijche la efplicatione del 
flitto nelle difputationi non poteííe hauere la fuaragione tolta dal uero . Et pero ci lafeia 
roño ordinate le conuenienze delle mifure da quelle origini, & le proportioni di tutte le 
maniere, i principij delle quali hauendo lo feguitato, io ho detto di^fopra delle ordinatio 
ni loniche, & Corinthie , Hora io efponeró breuemente la ragion Dórica, & tutea la. 
forma fuá. 

Ogni cofa detta di fopra éfacile, &ifl>editayma poco da molti ^írchitettifi é\confiderato 
quello y che Vitr. dice; cioé, che noi non douemo far cofa , che non hahbia del uerifimile, ne'rap 
prefentare imagine alema, che non habhia principio dál uero, & che cadeudo in dijputatione, 
non ft habhia a ricorrere infierno luogo per fomentarla. Vitr. admque biafima per opinione de 
gli antichi i dentelli i o modioni fktti per gli fi'ontijpicij : perche rappr efe nt ando quelli i cantieri 
ogliafferi, <¿r non uenendo i cantieri uerfo le fronti, & non ¡portando gli afferi->non é poffihile 
fare in que luoghi i dentelli, o i modioni, doue nonfi ha riJponden%a con alema co fa. Ma la ufan 
%a ha uinto la ragione fin al tempo di Vitr. perche nelle opere antiche tupí o'lgiorno f i uedeno, & 
áenteUi, & modioni nelle tefle de i Frontifpicij, &pare, che tale ornamento flia beney tutto che 
non ci fia ragione, 

• 

. . • . . . . . 

'Deüa ragione Doñea. Cap. 1IL 

Le VN i de gli antichi ArchitettI hanno negato eíTer commoda, cofa fabrica
re i Tempij alia Dórica ; allegando che in quella maniera fiano icomparti-
mentidifconueneuoli, & mendofi . Et pero Tartefio, Pitheo, & Hcnnoge 
nefimilmentelo negarono. perche hauendo Hermogene apparecchiata la 

materia per fare Topera di maniera Dórica mutó quella > & della iíteífa fece un Tcmpioial 
la Iónica al padre Bacco . Et quefto fece non perche l'afpetto Dórico mancafle di grat a, 
ne perche la maniera , o la dignitá della forma non ci fuífe , ma perche i l compartimento 
c impedito , & incommodo nell'opera de gli Tr igl i f i , & nella diftributione delle trauatu 
re; percioche egli é neceífario porre gli Trigliíi contra i tetranci delle colonne, & che 1c 

T i metopc 
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mctope tra gli Triglifi fiano tanto lunghe, quanto alte. & per lo contrario fono pofti gü 
Tri^l i f i nelle extreme parti nelle colonne, &: non contra il mezo de i tetranti. dalche adi-
uienCjchclemetopCjchefifannoappreírogliTriglifi angulari non riefcono quadrate, 
ma alquanto piu lunghe de gliTriglifi per meta dell'altezza . Ma quelli, che pur uoglio. 
no fare le metope eguali,r¡ftr¡gneno gli ultimi uani dellc colonne per la meta dell'altezza 
d'uno Triglifo. Ma facendoíi quefto o nelle lunghezze delle metope, o ncllo riftrignc-
reiuanijediífet tofoj&nonñabene.per ilchcpare , che gli antichi habbiano uoluto 
íchiuare nel fabricar i Tempij, la ragione del compartimento Dórico. 

Vokndoci Fitr. dichiarire Ú compartimento Dórico, cgli ci propone una difficulta de gli anti 
chi ^Architetti, acciocheftiamo mi piu amertiti. Biafmauano alcuni la mifura, & cotnparti-
mentó Dórico neljuhricare i Tempij, non perche la forma non hauefedel huono, o dijpiacejje la 
maniera, ma perche non tornaua hene i l compartimento de gli Triglifi, & delle metope. ls[oi ha 
tiemo ueduto difopra,chegli Triglifi rifiondeuano alie tefie delle trauhperche erano le loro inue-
ftitnre nelle opere di legno i & che le metope rijpondeuano a gli ¡j?atij,che erano da una tefia 
d'una traue all'altra, detti intertignia dalla parte difuori > & Lacunaria dallaparte di dentro: 
& le traui,&glilpatij infierne, noi chiamamo la trauatura. Se admquegli Triglifi rapprefen-
tano le teñe deUe traui; & le metope yglifyacij: ne fegue > che ejjendo impedito i l compartimen
to de gli Triglifi, & delle Metope, fia anche impedita la ragione, & compartimento della traua 
tura, & del loro ornamento. Ma come fia impedita la diftributione de gli Triglifi, egli fi uedc, 
perche egliénecejfario y che lo Triglifo fia giuflo per melóla quadra della colonna, & che la 
metopa fia tanto alta, qnanto lunga: magli antichi non auuertendo a quello, che era rapprefen-
tato per gli Triglifi, <¿r per le metope poneuanofopraVeñr eme parti delle colonne, & non ful 
uiuogli Triglifi. dal che ne nafceua, che le metope, che erano appreffo quegli Triglifi, non ftenin 
uano quadregmñe, ma alquantopiu lunghe. & quefto ueniua, perche uoleuano femare la diftan 
%a tra colonna, & colonna. Ma quelli, che di ció non curauano, & uoleuano puré j che le me
tope ¡múfferogiufle, reJirigneManoglifbatij tra le colonne, & obligauano quegli in modo > che 
nonpoteuano cadere fotto le ragioni de gli intercolunnij, & uani regolati. I{eftrigneuan0 adun-
quegli eflremi uani per la meta deWaltexga d'uno Triglifo ;pergiuftar la metopa ; & quefto era 
difettofo. Et per quefto fuggiuanoil modo di fabricare alia Dórica, non biafimando l'ajpetto, 
né la maniera, ma i l compartimento, & la fimmetria, comefecero, Tarte fio, Titheo, & Her-
mogene. a quefto difordine prouede Vitr.gentilmente (ümoftrandoci le ragioni 3 & leproportia 
ni diquefti compartimenti, é dice. 

Ma no i , come ricbiedc i ordine efponcmo in quel modo, che da noftri precettori ha-
uemoprcfo, accioche fe alcunoponendo mente a quefte ragioni uorra in quefto modo 
comineare, egh habbia cfplicate le proportioní, con le quali egü poíTa bene, & fenza di
la to fabricare alia Dórica, é condurre a perfettione i facri Tempit . 

ty tra le colonne. Bcn éuero , che la ragione di qutfti ftatij, & diquefta maniera tutta dipende 
dal compartimento degli Triglifi, Etpero nel difopra", & m altri íuogbi qmido T ü ^ d i ^ U 
ragume degli Triglifi; egh mttrJe la mamra Dórica. Comincia adunque a recolare la manit -.íunque a regolare la maniera 
Diajtüos, che haú uano di tre colonne ,fecondo lo afietto difacciata in colonne detta proftilos : 
flfcondo ambe le tefte in colonne, detta ampinptoftilcs: & fotto un nomz ¡olo comprende me-
P due afpetti, chtamandoli Tetraftilos, cioé di quattro colonne . tegoU anche lo ¡lato Entor
no detto perípteros > chinándolo cxaftilos, cioé difei colonne. & dlafhia poi revolare a modo 
xojtro te altre maniere tcvn le ragioni di quelk\ 

La fronte del Tcmpio Don^neliuogodoues'hannoa porre le colonne, douendo 
eífere 
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ffere di quattro colonne, fia diuiía in partí uentifette. ma fe fara di fei colonnc, fia partita 

fn parti quarantadue. Di quefte parti una íará il modulo, che Grecamente Embatis c dec 
to , & c quello , per la cui conftitutione difcorrendo, & ragionando fi fanno i comparti-
menti d'ogni opera . La giroíTezzi delle colonne fará di duc moduli, I'alteiza con i l capi-
tello díquattordici. 

In quefto luogo fi deue por mente, che fe bene Vitr, ha detto, che nella maniera Diaflilos iua 
ni fono di tregrojfezge di colonnc; non pero nella diftributione prefente cadeno ne iuani tregrof-
ftxge di colonne apunto, ma due, & tre quarti: pero douemo auuertire y ( f i come di fopra auuer 
tito hauemo ) che quando Vitr. nel ter^o libro ragiona de gli fyatij tra colonna & colonna, in 
tutte le forme, o dijpejfe, o di larghe, o di libere diflan^e > egli ufa quefti termini.puo effer . f i 
puo porre. potemo tramettere. <¿r non dice fi deue porre y douemo tramettere j o deue effere 
lo ¡patio di tante colomie : perche non ci comanda, come eglifii neWaJpetto fcielto, & elega'/ite, 
dicendo \ perche fare fi deono glifyatij de gli intercolumij di due colome, & m quarto. | par
lando adunqueindeterminatamente Fitr. non énecejfario y che apunto uenghino tre diametritra 
colonna y & colonna inquefta diflributione. Dapoi quefto eglifi deue auuertire , che fopra gl i 
anguli uengono me%e metope, ma non difatto me%e apunto, fe bene Vitr. dice femimetopia ¡per 
che egli anche dice y femimetopia, per la meta d'un modulo in larghe'^a, che é femitriglifo apun 
ta y come egli dirá difotto. Étperó fi dice me%a metopa > al modo y che fi dice femituono > o femi-
uocale, non che fia mexo tuono a punto, o mexa uocale, ma perche é ma cofa tra gli eftremi. 
Da queftainteüigen%anenafee y che la fronte di quattro colonne ha da ejfer diuifa in uentifette 
parti y & l a fiont e di fei colonne in quaranta duey& che con la ragione di quefte fi puo regolare 
le fronti di otto y & di dieci colonne. ISoiponeremo quifotto la diftributione, congli Triglifi nu 
di y & gli Jpatij tra le colonne y perche poi con uno y o due ejfempideüoinpié , f i dará notitia di 
quefta diftributione. tAmepiacerebbeychelacolonnafuffe alta quattordici moduli y fen^a i l 
capitello per approjjimarfipiu a quello, che ha detto Vitr. nel ter%o libro, che twü'afyetto diaftL 
los le altere delle colonne fono di otto tefte, & me%a. ma feguitiamo i l maeftro. 

La groflezza del capitello d'un modulo. La larghezza di due moduli, & dellaícfta par
te di uno. 

Bjefce meglio, dclla quinta parte y come ho detto. ilreftante éfhcileper la dichiaratione fat-
ta da mi nel ter%o libro, 

Diuidaíi la groflezza del Capitello in tre parti, d'una delle quali fi faccia l'Abaco con 
la Cimafa . dell'altra l'Ouolo con le anella. della terza i l frcgio fin al collarino. Sia poi 
contratta , & raftremata la colonna, l i come nel terzo libro é ítato nelle loniche dimoftra!. 
to . l'altezza dello Architraue fia d'un modulo, ponendoui la fuá lifta, & le goccie; 8c la 
lifta fia per la fettima parte del modulo. La lunghezza delle goccie fotto la lirta per mezo» 
gli Triglifi , alta con la regoletta penda inanzi per la fefta parte d'uno modulo,& cofi \¡t. 
larghezza del piano inferiere dello architraue rifponda al collarino della colonna di fo
pra . Sopra 1« architraue fi deono porre gli Triglifi con le metope fue, larghi nella fron
te un modulo, cofi diuifi, che nelle colonne angulari, & nelle di mezo fiano contra i l me
zo delli quadri, &: traglialtri uani due; main quelli di mezod inan2 Í ,&d i dietroilTen» 
piotre:&aqutítomodoallargatiglifpacijdi mezo fenza impedimento fará commoda^ 
l'entrata a i fimulacri de gli De i . Panifcafi poi la larghezza dello Triglifo in parti fei, del-
lc6quali ne fiano cinque nel mezo, ma due meze fiano difegnate dalla deftra, & dalla finí-
flra,& con una regola nclmezo fia formato il piano,chc fémur latinamente Sumiros, é det-

dulo.perche facédofi a fucilo modo auueríá*che tutti i difetti,,& errori si delle metope,co 
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me de eli intercokmníj,& dclle trauaturceífcndo fatti giufti i copartímcntijíarannó emen 
dad . 1 capitelli de gli Trigliíi fi lianno a fare per la feíta parce d'un modulo . Sopra i ca-
pitclli de gü Triglifi fidcue poneré la corona, o gocciolatoio, che fporti in fuori perla 
meta, & un fefto d'un modulo , hauendo di fotto unacimafa Dórica, & un'akra di íopra: 
Et fará il gocciolatoio có le fue gole,o cimafe di groíTezza della meta d'un modulo.Deon-
15 poi fotto il gocciolatoio partiré le dritture dclle uie, & i compartimenti delle goccie in 
modo,che le dritture fiano a perpendicolo de gli Triglifi,& per mezo Je metope i com 
partimenti delle goccie in maniera, che fei goccie in lunghezza, & tre in larghezza fi uedí 
no. ma il reftante de gli fpatij fia lafeiato fchietto, oucro ui fiano feolpiti i fulmini; impe-
roche le metope fono piu large de gli Tr ig l i f i . A l mentó del gocciolatoio, fia tagliata 
una linea, che fi chíama feotia , cioé cauetto. Tinto i l reftante delle parti, come Timpa-
ni,Goledettefime,&gocciolatoififaranno,comehauemo feritto nelle loniche. Et 
quefta ragione fi truoua nelle opere diaftile nominare. 

Ma fe Topera fará da farfi della maniera Siftilos. & che habbia uno Triglifo folo nel ua 
no, douendo eííere di quattro colonne, egli fi partirá la fronte in parti dicenoue & meza, 
fe di fei, in parti uentinoue, & meza,delle quali una fi piglia per modulo, alia cui mifura 
( come é feritto di fopra ) fono compartite tutte le opere . cofi fopra in ciafeuna parte del-
10 architraue fi deono porre due metope, & uno Triglifo, ma nelle cantónate non piu di 
mezo Triglifo. Apprefloledettecofes'aggiugne quefta,che lo fpacio di mezo íotto'l 
frontifpicio fará da eífer formato con due Trigl i f i , 8¿ tre metope, accioche lo intercolun 
nio fia piu ampio,& piu ípatiofo,&r commodo a quelli, che uorranno entrare nel Tempio, 
& lo afpetro uerfo le imagini de gli Dei ritegna piu dignitá, & g randezza. Sopra i capitel 
11 de gli Triglifi fi ha da poneré i l gocciolatoio, che habbia (come s'é detto di fopra) due 
gole alia Dórica, una di fopra, l'altra di fotto, & cofi anche il gocciolatoio fia per la me
ta d'un modulo. Et (fi come s'é detto nelle opere diaftile) fi diuideranno le dritture dcl
le uie, & fi faranno le diítributioni delle goccie, & le altre cofe dritto a perpendicolo de 
gli Trigl i f i , & per mezo le metope nella parte di fotto il gocciolatoio. Ciotnelpiano del 
lo Architraue, che guarda al baffo, i l quale non fia pin largo di queüa parte, che fi contragge 
al collarino della coloma , che tanto é quantola cólonna di fopra. 

Egli bifogna canalare le colonne con uenti canalature. quelle fe faranno plañe deono 
hauere uenti anguli, ma fe faranno cauate [ fi deono fare in queíto modo $ che quanto fa
rá lo fpacio d'uno canale,tanto fi habbia a formare uno quadrato di lati eguali, & nel me-r 
zodelquadrato fihadaporreilpiededella feftaj&raggirarc intorno la circonférenza, 
che tocchi gli anguli della cauatura, & quanto di cauo íárá tra la circonférenza, & la qua1 
drata defenttionctanto fia cauato, a quella forma: & a quefto modo la colonna Dórica 
hauerá la perfettione della canalaturaconüenicnteaila maniera fuá . Ma della a^ginnta, 
che fi fa nel mezo della colonna, cofi in quefti fia traportata,come nel terzo libro é ftato 
nelle loniche difegnato. Ma poi che la forma efteriore de i compartimenti, ¿ Corinthi, 
e Dorichi, & lonici é ftata deferitta-, egli é neceffario, che fi dichiari da noi la diftribu-
tione delle parti interiori delle celle, & di quelle che fonoinanzi a i Tempij. 

ritrumo é fucile da fe, & hauendo dalfondamento fin alia cima al^ato la fuá fhhrica, & 
mifurato i l tuttofecondo le tre maniere, fenya lafciar parte, né membro, rié ornamento, chefi 
comenga alie parti efleriori > egli mole entrar m chiefa, come fi dice, & riconofeere i cornpar 
tmenti di dentro ¡fermandofialquanto nella entrata dettapronao, cioé amitcmpio, & dopo 
queflapromeffa, egli fi da alia efecutione .fin tanto quifotto faranno le figure dclle cofe dette. 

• 



175 

Modo di pire la canalatura 
centro del quadra 



17* L t S í{ O 

De Ha diflrihutione di dentro de lie Ceüe, & de lio 
antitempto. Cap, I I 1 L 

f M p 5 ^ ! A lunghezzadelTempiof icompar te ínmodo^ela larghezzá fia la meta 
' della lunghezza: & la celia fia la quarta parte piu lun¿a di quello, el e é la lar 

ghezza coi párete, nel quale faramio poíle le porte. Le altrc trepani del pro 
nao, o Antitempio cornno uerfo le ante de i pareti» leqiiali deono eflere del 

k groíTezza delle colonne. Ma fe i l Templo fará di larghezzá maggioredi uenti piedi, fi 
deonoporreduecolonnetradue ante^officiodellcqualiéfepararelofpacio deíle ali& 
del pronao . 

loftimocheilprefenteluogofiadífficile:&fenmáfujft qualche ojjeruatione de gli anti-
chi Tmpij , forfe bifognarebbe indouinare. pero hanendo w ojjeruato aícune cofe, io umgot in 
epinione de interpretare ü prefente luogo al modo infraferitto, riportandomi a migliore inuen-
tione. Ejjendo tralefempliciproportionila molt'plicem.tggiore di queile,fi come ho dmoftrato 
nelter^o libro, cofa comenientc ft giadicaufare nella dijiributionedeiTempijkfyecie delle 
moltiplici proportioni: imperoche i Tempijfonofattiper lo culto dinino, al quale fi nchiede ogni 
tnagnificenxa, fagrand&ga. Si che uoLmdo Vitrmio trattare delle parti mteriori de i Temptj, 
comincia aproportionare le LungheTge, & larghexge loro. nel che á ripojia queüa gratiofa ma 
mera, che aelprimo libro éftata nominata Éurithmia. Dellalteiga non é necejfario parlare 
nafcendo ella dalle mifure dell'opera: Imperoche gli J ínhi tram, le cornici, & i Frontijpictj per 
le cofe dette difopra ci fono manifejii. Vuole admque Fitr, che la lungheiga fia doppia alia lar 
ghezga: & ragiona qui, de i Temptj Imci9Dorich& Corinthij: benebe pare j che nelle piante 
pojie nel ter%o libro le lunghe'Xjefiano meno del doppio alie larghe^e, ¡̂r infktto é coji aper
che lo intercolumio dimexo nelle fronti épiu largo, ma cié poca dijferenxa dalla doppia. Ho
ra quello che importa é, che la celia diquel Templo difegnato nel primo libro pare troppo lunga. 
& forfe la intentione di Fitruuio fi mamfejla in quejio luogo . pero io mrrei, che quim fi confi-
derajfe fe la cofapm fiare ( come io dimofirerb ) & fe Fitruuioce ló accenna, ¿r fe anche lo 
anticol'ojferua. Soleuanogliantichidifimguere lo Antitempiodetto pronao, con alcune ale 
dimuro, chefecondo Strabonéfi chiamano pteromata, Quejte ale uemuano uerfo le fronti da 
una parte, & daWaltra della celia: ma in ai cuni Ttmpij non perueniuano alie fronti compitamen 
te s ma terminauano in alcunipdajk'ho ante che fi dica ,groJ]e quanto le colonne: ¿r fe tra l'ima 
ala dimura, & l'altra era grande ¡pació, fiponeuano a quelfuo de ipüaftri tra mexo díte colon 
neperferme^a: & cofi erafeparato i l pronao dal pórtico. Cofifi ntrouano le piante de i tre 
Temptj apprejjo i l Theatro diMarcello. Cofi accenna Vitruuio nel prefente luogo, & cofiparey 
chelaragtonecelo dimoftri. Tigliamo adunque la fronte delTempio > & fia di quattro parti, 
mo diqueüejnremolalungbe7^a,acciochefiainproportionedoppia. di queile otto cinque fi 
danno aUa l imghe^ della celia uicludendo la grojfe^a del párete doue fono le porte, tre uen-
ghino daWAntitempio alie ante, o pilafiri de i pareti, le quali ante deono eficr della groffe^za 
delle colonne. Qmsie ante fono itermini delle ale delmuro, che uengono inawzi dall'una parte, 
& daWaltra, & perchepuo efjere, che tra queile ale cifia, &poco, & rnolto ¡pació, Jecondo 
le maniere de i Tetnpij difpejji, o di largbimtercolmmj, pero jecondo il bifomo é necejjano tra 
porui delle colonne. Io dico in fomma,cbe la maniera di faccia in p¡lafiri,^di faccia m colonne, 
& la faifa, fría doppia, & la int orno al ata, & lajeoperta, tanto Doma, quanto loni-
c d , & c orinthiafiano tutte o dijirette, o di Larghe, o di rilafeiate, o di acconcie difianr^ ¿in 
tercolunnij. tutte firegolano dal prefente luogo nel compartimento delle ceüe: & fi coma tutto 
U Tempto non uiene a punto doppio in lunghe¡¿a, perche la nccejjitd del compartimento delle 

colonne 
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' n f T e t l T O* yT¡Cn ce lo Wfcuentre > cofi anche la celia fe bene nella fhcciata in coló-
c uma, pmuiosy&amhOe teñein celóme deíta am^ofiiles, in ogni generema 
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nicrapuo ucnirc U dcttaproportioneficondo iprccetti di yitr.non perh a punto uicne lapredet-
ta proportione neglialtriaftí'tti, & imnkrc, perche bifogna, che ipareti delle froníi dclla cel
ia fcontrino con le colome di fiwri > & fumad una ijiejfafila .-pcrdlecelledi que Tmpijfa-
ranno alquanto maggiori di queüo,che dice Vitruuio, i l qude in qnsflo luogo ci compart e le cel 
le > che fono parte de i Tempij-, & ci comparte ilpronao, cioé l\Ant>tempio, & i l Tojlico, cioé 
il'pofltempio y in ognigenere, & ni ognimaniera. jídmquealtro é celia, altro é Templo y al-
t) o épórtico, altro epronao. i l t empio é i l tutto: la celia é la parte rinchmfa di párete, cofne 
i l pórtico éilcolonnato, cheua a tomo, cheFitr.chia.ma aleñe i Tempijy & pórtico drietole 
fcene. Tronaoéquella parte, che é dinanzi la celia, chedailaú ha due ale di pareti conti-
nuatialliparetideUaceüa,nelfinedeUe qHoíifonoipilajlri della groffezga delle colonne. La 
lungheTga del Tempio é doppia alia largheiga. quefio é ñero apunto nelle fi-ontidi quattro co-
lonn e; ma doue ni nanno le ale a torno, non rijpGnde a punto, & Fitr.nel ter^o libro parlando 
delfalfo alato, dice, che cgli ha nellafíont e, & nel poftico otto colonne, ma da i lat i , quin-
dici con le angdari. <¿r poco dapoi dice, che nelle maniere, che hamo lale dlntomo le colóme, 
ft deono porre in modo, che quanti uanijar armo nelle fí-onti, tanti due fíate ftam iuani da i tár 
t i ;&cof i l a limghe^a delíopera faro, doppia alia larghe%ci. daüe quali parole moho bene 
potemo comprendere, che uero fiaquantosédetto . Sia adunque la celia per la quarta parte 
piu lnñga di qnello, che é la larghe?^, cioépartirai la larghei^t del Tempio in quattro par 
ti , & fhla lunghexgadeüa celia d*una parte piu , che faranno cinque. qui ci auanxano tre 
parti, le quaü ne i Tetrañili d'ogniajpetto in ogni genere, & iñ ognimaniera f i danno al pro-
nao folo, quando non ui éposiico,ouero ft danno al pronao , & al poftico ,quando ui fono, 

E t anche i tre intercolunnij, che faranno tra i p i i a í h i , & le colonne liano trachiuíi con 
parapetti di mat m o , ouero di opera di iegname, in modo, pero che habbiaho le apritu-
re , per iequali fi poíía entrare nel pronao. cinche in quefia parte FitHmio ft lafcia 
intendere , pero ueniremo alle'defcrittioni delle cofe gid dette. 

Tŝ qn folamentepoffono ejfer tregli intercolunnij tra que pilaftri, ma anche cínque, come ne 
. gli afyetti di dieci colonne. Quefii intercolunnij tra i pilaftri, in tuttigli altri ajpettifom tre, 
pcrciochémnftmette a contó ü pórtico femplice,o doppio che f ia , Tra quefii adunque fipone-
Uano alcuniparapetíiche Fitr. chiama plutei, o di marmo, o di legno, non pin alti di quello, 
chefarehhe il poggio, segli ci andajfe. La celia haueua le fue porte ordinarie, & i l fuo párete 
altcchclachiudeua dUntorno :ma lo^ntitempio haueua le fue éntrate per gli intercolunnij 
tra ipilañri delle ale. 

M a í e ialarghc^za della fronte fará maggiore dipiedi o^arantajbifogna porre altre 
colonne dalla parte di dentro all'incontro di quelle, che faranno trapofte tra i pi laf tr i , & 
fiaho di quella altezza, che fono le efteriori neila fronte. Ma le groífezze di quelle fiano 
aflotrigliate con queftc ragioni, che íe quelle delle fronti íaranno d'otto p a r t í queíle fia
no di nouc: ma fe quelle di noue,o di dieci, quefte llano per la rata parte. 

Grande autoritaporgeua lo ̂ ntitempio, perchepareua, che con maggiore ueneratione sen-
traffc nel Tempio, entrando prima in uno ándito, & non uenendo coft preño al luogo dell'ado-
ratione. S e adunque éralo jíntitempio moho largo nella fronte, come nelle opere di otto, & di 
dieci colonne, bifognauatraporuidelle altre colonne all'incontro di quelle, che erano tra ipila-
8ri,&quelle nftondeuam alie colonne delle fronti, & erano di quella ifiefja altera, & fi pone-
nano per foflenimento :ma quando lo ftacio non era moho grande, pareua moho buono lajciare 
lo ¿íntitemph libero fen^a colomie: & doue andauano colonne a tomo, eglifipoteua andaré a 
torno fen^a entrare netto ̂ ntitempio. Lagrofe^a delle colonne interiori era minore, che la 
grojje^a delle colonnepofte nella frotíte.& Fitr.ne rende la ragionc, & dice. 

Perche fe nelio aere rinchiufo alcunc faranno ailottigliate , non (i no'tranno difcerne-
re, ma íc pareranno piu fott i l i ¡ bifogna, che fe le colonne di fuori haucranno ucntiquat-
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tro canalature, le di dentro ne habbiano uentiotto , oucro trenta duc, cofi qucllo, chc fi 
]eua da lcorpode i fu í lo con la aggianta del numero dcllc canalature, (i accrcfca con ra-
cione^iianto meno fi uedcráí& coíl con difpari ragionc fará aggnagliata la groílezza dcl
lc colonne. & qucfto adiuiene perche toccando Tocchio piu punt i , & piu fpeísi, uicne a 
llagare con maggíor circoito deíla uiíla. perche fe faranno due colonne di groííezza egua 
lemifurateconunfiloatornoj&diqucllcunanonfiacanalata j & laltra s i ; &: qucl filo 
tocchi i cauid'imorno delle canalature, & glianguli de i piani, benche le colonne fiano 
egualmente groííc non faranno pero le linee circondate eguali, percioche i l circuito de i 
piani, & de i caui fará maggiore la lunghezza di quel filo, la douc , fe qucílo parcrájcomc 
hauemodc t to ,non fa r á fuo r id i propoíico ne i luoghi angu í t i , & neilo fpacio rinchiufo 
ordinare nelle opere piufot t i i i compartimenti dclle colonne;hauendo noi inrimedio k 
tempra delle canalature. 

Hauendo Fitr.dich'mritoquanto altedeono efíerle colonne deílo ^Antitempio, eglicimoñrd 
la ragione delle Loro groffe^je, nrtole, chc quelle fiano pin fottiii, che le efieriori. & la ra-
gione ¿in pronto: perche fi come difopra nel tervo libro egli uuole, che le colonne angulari fiano 
p'mgrojfeiche qucUedimexo , perchel'aere lena deíla uifta di quelle, cofi comanda in quefta 
Imgo i che le colonne interiori fmno piu fottiii delle efterioriy percioche quefte a quelle fipareg* 
gieranno con ragioni, in qnello, che l'aere lena dalle efleriori. n¿ folarnente l'ajfottigliare le co
lonne di dentro urCottam, onero un nonofecondo la rata parte fa queflo effetto di pareggiarle, 
&fzi ie parere par i alie colonne di fuori y ¿ni awhe i l yiumero delle canalature puo fiir par ere 
una colonna pari ad unaltra, fe bene la fu/fe di minore groffe^a > percioche quanto piu fono le 
canalature ytanto piu grofja pare la colomia. perche l'occhionojíro ha piu da jpaciare allhora, 
quando fono piu termini, & maggiori neíla cofa uedutZy che quando ne fono menoy & minori: & 
hauendüpiuda Jpaciare la uifla,ciapparela cofa m.tggiore.pero la colonna chehapiu canala
ture y ha piu termini y per l i quali puo uagare la uijla noflra. ilche fi uede rauolgendo un filo in-
torno a due colonne digroffe^a eguale, ma una fia canalatay & l'altra no. perche fi confume-
rdpiu filo circondando i piani, & i caui delia coloma canalata, che circondanio queüayche non 
hauera canali. &cofi col numero delle canalature fi puo rimediare all'apparen^a delle colonne, 
quando ci parerannopiu fottiii. 

Egli bifogna fare la groífczza de i pareti della celia per la rata parte della grandezza, pu 
re,chei pilaftri di quclíi ííano eguali alie groífezze dclle colonne. & fe faranno fatti d i 
ftruttura, fiano impaftati bene di minutifsimi cementi. ma fe fi hannoa fare di íaíío qua-
drato, o di marmo, ficcianfi con pari , & molto piccioli quadretti, percioche le pietre d i 
mezo, che contengonoi corf i , Se rineaki di mezo hanno piu ferma la perfettione dcH'oa 
pera. & cofi d'intorno i corfi,S¿ i letti i rilieui faranno nel uedere piu diletteuole apparen-
za di componimento, come di pittura. 

Ipilaflriyoueroantey faranno fempre delle groffe^ge delle colonne ,ma i pareti alquanto mi
nori y &fecondo che porta la ragione deUoperay & i l nfpetto del carica, i l muro puo ejfer di mi-
nutiffmú cementiy & queflo Fitru.chiama flrutturay fe bene noi altrefiate hauemo detto mura-
tur a : ouero di fafio quadrato ótangulipari, benche non di lati eguali ,grandey & pie ciólo, ro
to y &pol!to;mafilodaperladilettationeychei quadri fiano piccioli yperche la moltitudine 
delle bugne y & delle prominente &- rilieui, da piu d'letto, & mojim di pittura ;dicopittura9 
componimento piu bello, 

• 
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D i fare i "Temptj fecondo le regioni: 
Cap, V , 

l|p|s|f|j Tempíj de gli Dei immortali fi dcono /arein modo, cheguardino ucrfo qucl 
RĤ '̂ le paiti del cielo, che fi conuiene, che ( fe ragione alcuna non impedirá, o IU lldil iSI t)erofará¡lpotere)il,rimulacro , che fará porto dentro la celia guardi uerfo 
^ ^ ^ ^ ^ ponente, acciochc, quclli, che entraranno alio altare per facrificare, & con-
facrareleuittimcfiuolganouerfol'Oriente,Scuerío ilfimulacro pollo nelTempio,& 
coíIuotandorir iguard¡noi lTempio,&rOrientc:&i fimulachri come nafcenti panno 
riguardareirupplicanti,&quelli ,chefanno facrifício:pcrcioche pare,che egli fia ne-
ceflario, che tutti gli altan de i Dei fiano uolti á irOriente . Ma fe la natura del luogo ci 
fará d'impedimento, allhora fi deono uoltarc le fabriche de i Tempij in modo^hc da que! 
li íi pofla uedere la maggíor parte della cittá. & anche fe lungo i Fiumi¡fi faranno i Teni-
pij, come nello Egitto fopra il Nilo, pare che le fabriche debbiano guardare uerfo le riuc 
de i fiumi. fimigliantemente fe íi faranno longo le uie publichejdeoníi porre in modo,ehe 
i paífaggieri pofsino riguardare, & fare le loro falutationi, & riuerehze dinanzi il confpet-
to della fabrica. 

Tratta del Decoro, che ft offemaper iflan^a, del quale feneé ragionato fiel primo libro, ha-
uendo trattato deWordine > del compartimento, della dijpo/itione, della uenufta, <¿r della diftribu-
tione, chefi richiede. Guardino admque lefronti de i Tempij uerfo ponente, perche gli altari, 
& ifmulacri come nafcenti Solí par er amo iüuminare le mentí degüfupplicanti. Hora fe quel-
lh cheadorauanoimHtifmmlacrii&iDeifolodinomeychehaueuano lingua, &nonparlaua-
no, occhi, (¿r non uedeuano, orecchie, & non udiuano, che erano opere futte di muño de gli 
huomini, portati da un fnlfo errore, erano tanto rijpettofi nelle loro cerimonie > & tanto diuoti; 
che douemo fkr noi liberati da i maligni jpinti, che ador amo Dio uero, & honoramo ifanti ami-
(•ifuoiDdformi., non doue mo noi perVaboyidan^a del core. Jure ogni dimoflratione efleriorcac' 
rioebs ognunofifuegli, o s'infiammi piu al uero, & mental culto diuino ? 

Delleragioni deüe porte. í f de lie ttnpofie de t Tem
pij- Cap. F I . 

i Vcñe fono Ic ragioni delle porte, & delle loro impofte, & ornamemi, che fi 
fanno dinanzi, a queile. IMma é neccííario fapere di che maniera fi hanno a 
fare. Le maniere fono tre. Dórica , Iónica, Attica . I compartimenti di 

i i i i ^ i i i j quefte i nella maniera Dórica fi truouano con quefte ragioni, che la Corni= 
ce íomma, cheéfopra rimpoftafuperiorc, fia ad cgual Huello con la fommitá de i capi-
telh delle colonne, che fono nelio Antitempio . lllume del portarle deue eflere in mo
do , che diuiía l'altezza del Tempio , che é tral pauimento, & i lacunari in tre parti,& me
za, due di queile fi dianoall'altezza del lume delle porte. Qucfta altczza fia partita in 
dodici partí, & di queile fe ne diano cinque & meza per la largiiczza del lume da baflb.ma 
diloprafianftrettoinmodo^hefei l lumedabaíTo éd i piedi fedici, fia nftrctto unter-
2 0 della importa, o erta che fi chiame; fe di fedici a uenticinque, fia la parte del lumé ri-
Itrctta per un quarto della importa, fe da uenticinque a trenta5perla ottaua parte : ma nel 
relto quanto e l'altezza maggiore, tanto piu dritte, & a perpendicolo pare, che íi debbia
no porre le importe . kquali fi faranno grofle nella fronte per la duodécima parte del lu-
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e & fiano raftrcmatc di fopra perla décima quarta parte della loro groííczza. I'akczza 
- fare perla (#• 

la cimaíaLef 
)rre ilíopra-

frontaledella groíTezzadel fopraciglio, & in qucllo feoípirui la cimafa Dórica,^: i l T o n -
dinoLesbiodibaífo riiicuo.&dopo queftofi faccia la eornicc piaña coala í'uaciinaíak 
& lo fporto fuo fia quanto l'altczza del íopraciglio, che s'impone fopra l'erte. M i dalla 
deftra, & dalla finiílra íl deono fare gli fporti, fi che le margini uenghino in fi!ion>&: nel* 
la cima le cimafe fiano congiunte. 

"prima, che fi uegniadali ro , eglimiparenecejfario dichiarare alcunimcctholiofam, che f* 
no pofti da f i t r . &Jono quefti. lAntepagmentum, Tbyromata, Mtimrges , Hypothimh La~ 
cunare i Supercil'mm,Cymatmm LesbiumyCymatium Doricum , .Ajiragalus Lesbius, S 'mar 
Scdpturay Crepidines y ínitnguc, ^Antcpagmentum adunque danoiédetto l'erta i & lo flan 
Xe delle porte, cioé quellepietre, che fianno dritte da una banda > & daü'altra delle porte. ma io 
non dubito j che nonft dica antepagmentum quello, che ¡la per trauerfo yperche Vitr. dice, che 
la conúce > che fia fopra lantepagmento di fopra . & i o h o interpretato rmpoña, & fi potrebbe 
diré y che antepagmento fia tutta la cajfa, o U telaro (per modo di diré ) della portay^ tutta Id 
compofitionedeüeerteyconilfopralimitare. Thyromata fignifica le porte youcro l i portátil 
lAtticurges é parola ufata da Vitr. &pare, che intenda i l Corinthio, per quanto fi uede nd fine' 
del prefinte Capo, & f a differen%a tra lo dánico > & i l Dórico yperche dice, che le porte fono 
di tre maniere y Dórica y Jónica y & tAttica. Et di fopra nel ter%o libro egli ha fktto mmtione 
della hafa ^Attica. La qmle dapoi Fitr. é ñataprefa per la Dórica; con che mgione h non lo 
fo . Ben dice Vlinio»che fono quattro maniere di colóme, & numera tra qutüe l'^Attica, che é 
quadrangulare y & ha quattro lati eguali, di moá.Oy che quejia maniera pare fparata-dalle altre, 
Mapuo ejfere y che la Corinthia, che non ha niente diproprio fenon i l capitello, fi fevua di quefta-
manieraycomefi ferue anche della Dórica y & della Iónica. Ondlo yche é laamar , io l'ha 
ejpojio di fopra. Lacus é lo Jpatio tra Puno traue > & l'altroy Lacunare é la traitatura y-cioé gli 
fpatij y con le traui infierne. Supercilium, fopralimitare é detto'da Dante yil quale dice . fopra l 
limitar dell\tlta portii. & é qiieüa pietratratterfa yche ¿fopra terte dellaportarche forfe é 
queüa, che é fattaper te mfcrittioni. Cymatum. Jo ho detto nd térro libro y-che Cymatium-
é nome Greco, & mole diré onda piccola 'hoggi di fi chisma Cimafa yaltri Ix dicono gola,&' 
quella > che é Dórica, é cbiara nelle opere Doriche, Ma quello, che fia la cimaft Lesbia ¿¡non fo 
no anchara hene rifoluto, itFilandro mote y che fia ma gola lauorata, ( bmche ne parla per 
conietture ) & che non fia differente dalla Dórica, fenon per l i Ltuori: ma a me pare ych¿. non i l 
lauororma la forma é quella ychedeuefare differente la gola o cimafa Lesbia dalla Dórica, <&*' 
forfe é qudlt > che é tra la gola dritta, & la gola riuerfeia . Jtfiragalm Lesbius yécome uno me' 
r̂ o tondino y ouero ouokttOy fi comepone ilFilandro, lauorato di baffb nlieuo Tche [ñtr. dice fir

ma fcafptura yperche uolgarmmtefi di.eefimo ilnafo-dslle capre. Crepidhm (ono le:margmiy & 
gli adornamentiy cheuannointornoleportey cioéimembrelliy cheatrauerfo y &perdritto cor 
veno Sintomo le erte. quefii deono fu gli anguli, & nel uoltare congiugnerfi.mfiemeDi migue 
dice Fitr. che altrimentifidice ad ungue?ny,con diUgenzay,efattamentey & chefcontrino bene. 
Hypothyron é lo ¡patio, ^ ¿/ uano chiamato lumen. Hora ejponeremo quanto dice Fi t r .&con 
lo difegnofi dimoflraminutamcnteogni parte. DiceFitr. che prima é'necejfario fapere rdí che 
maniera fia la porta , Et dice y che fono tre maniere di porte. Dórica clónica :\Jttica>. T m o -
uapoi le mifure della Dórica dice prima quanto richiede al lume, a ifuoi termini y -ty alñilti-
mojpatio della comité y & di fopra; &quefiofhcon moltachiare^a. Dapoi comparte lo ¡pa
tio y che éfopml lume, & la cornice di (bpra & dice ¡ che i l fopraciglio o fopralimitare, e della' 

deüe ertedifopray^fipigliapoi lafeftaparte dellagroÍje^adell'erta).& fi fu una 
cimafii 
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cirmfa, ü cuijporto é tanto , quanto la fuagrojjexga ¡ & f t deuefcolpimi la c'mafa Lesbia, col 
fue aftragalo, o tondino. & quiui ft dme auuertire, che quefla cirnafa ua a tomo le erte, perche 
delta cimafa delfopraciglio Vit?. ne parla fubito, & dicendo, chefopra quella cirnafa, che é nel 
fopraciglio ua lo hiperthiro, egli dimojlra, che quiw sintende d'un'altra cimafa .fmilmente di
cendo , che fopra quella cimafa, che é nel fopraciglio yegli dimoflra, che nelia groffeT^a o alte^ 
%a del fopraciglio egli sinclude la cimafa, & non époflafopra i l fopraciglio. Similmente fopra 
la cimafa, che é nel f ipraciglio ua lo hiperthiro > o fopraporta, o fregio, che fi dica. & queflo 
édeüagrojfex^a del fopraciglio, &ineJfo anche sinclude la cimafa Dórica, & i l tondino, o 
a(iragaloLesbiodibajforilieuo.percheque'ñimembri'fiondeono hauere molto¡porto, Sopra 
íhiperthiro, ojregio ua la corona piaña con la fuá gola , ch'incontre con la gola deU! abaco de i 
capitelli, Ma queüo, che dice Vitr. che ft deono fare dalla dejira, & dalla ftaiftra gl i fporti in 
modo, che le margini uenghino infuori, & fu l taglio di ejfe, che yi t r . dice in ungue, fi congiu-
gneno infierne, eglifi deue intendere, che le cimafe, ch e fono nel hiperthiro Jportino in fuor i ,^ 
fiunifeano infierne le cimafe, che uoltano non a torno, ( come dice i l Filandro) ma dalla defira» 
& dalla finifira uerfo i l párete da i la l i , accioche quellaparte dello ¡porto dello hiporthiro non re 
ñ i dalle b ande fen^a ornamento. La cúronahenche fia alta,pero ña come dice V i t r . & fe ne 
troua efempio. Lo efempio é la deferittione della porta Dórica é quifotto con i l fuo profilo accio 
che sintenda mcglio, 

Incontro dclla porta Dórica. 

tA. B. Valtexzadelpauimentoailacunari, \ 
C. D. L'alrc^a del lime. 
C. E. La largheigadifotto del lume. 
D. F. La Urghex^a del lume di fopra. 
C, G. LagrojfeTgadeWErtacLtpiedi. 
D. H. Lagroffe^a dell'erta di fopra, 
I . i l fopraciglio, 
K. La cimafa & tondino, che ua a torno le erte, dette antepagmenta» 
7*1, Lo hiperthiro, o ¡regio . 
O. La cimaja del tondino, o hiperthiro, 
T . I A cornice plana con la fuá gola , alta alpari dellagola deWabaco del capiteüo. 
M . ^ntepagmentum. cicé l'erta, 

K- .Al te la deWcrta, 
S. Tímpano, 
T. ímpagines, 
f i - Scapi cardinales, 
X. Impagines. 
r . Cymatia, golc. 
Z. Cymatia,gole, 
lí profilo é pofio nellefeguenti car te con i profili delle altre porte . 

• 

: 
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Mafele porte fifaranno alia Tónica, fiail kime alto comc ndla maniera Dórica ; nía 
non cofi la larghezza; ina fia diuifa Taitezza in parti duc,& meza, & di quclle una,& meza l i 
daraallumedabaíToJalarghezzadclIacontrattionc comc nelle Dorichc. LagroíTezza 
delle erte per Taltezza del lume nella fronte la quarta decima parte, la cimafa di quefta per 
íafeíhpartedellagroflezza.ilreftante oltrala cimafa fia diuifo in doclici parti: di tre 
dellequalififa la prima corfa, con lo fuo AílragalOjO fufaiuolo. La feconda di quattro; 
laterzadicinque. ¿¿queftecorfeconiloroaftragali uadino intorno. II fopra frontales 
hiperthiro deue eííer comporto al modo Dórico . Le menfolejO cartelle dette prothirU 
desjfcolpitedalla deílra,&dalla finiftrapendinolontanea Huello del dabaflodel fopra-
ciglio okra la foglia. Quefti habbiano nella fronte una delle tre parti deU*€«e,& fiano dí^ 
balfo la quarta parte piu fottiii che di fopra. 

I{agiona VitrU, in quejlo luogo del compartimento deüa porta Iónica, & f i Ufela intendere, 
Corfa é la faceta deüe erte o aníepagmenti. La prima é la piu nicina al lume. ^Ancones fono 
certe mefole daUe bande delle porte a fim^lim%a deüa lettera. S. che con i loro capi ne i rito r t i 
delle uolute sintricano ,&fono dette Trothmdes in Greco, quafi anúportali. altri le chiamano 
carteüe. pendeno dal difotto dellx comee lungo le erte a perpendlcolo dal baffo del fopracigUo, 
okra la foglia, come fi uede nsllafigura. ne f i deue credere, che la porta iónica hahbia la Cór-
nice cóme la Dórica aparideicapitelli, perche VitruMon lo dice, ben dice ilFilanirOy che'l lu
me doiierebbe ejfere mía parte delle due, & me^a deWalte^^a, & non una & mezg , come dice 
Vitru.per ifchiuare mdifetto ,chellimeda bajfo fia piu largo del uano di mexo tra lecolon-
le, ilchefa bruno uedere, & é difettofo. ma io trono, che Fitr. la intende a quejio modo: & fe 
cglififkoeffe illume d'una fola parte, fiuederehbe la porta moho ftretta di lume, & anche fp-ro 
portianata. & Vitr. dirá difotto poco dapoi, fe le porte fono ualuate fe le aggiugne la larghéfc 
Xa. & intende delle loniche > & quando dice nel ter^o libro, che la f^effe^a delle colóme o feú
ra l'afpetto delle porte, egliragiona di quellamaniera,che é dijpejfe colonne, nella quale ui é que 
fio difétto, & qtlipoco fi afeonde deüe porte, cioé di queW opera di legname, che fi chiuie:&sa -
prc&.in quelluogo anche egli ufa queflaparola, frdm,<&' non ragiona delle erte,^ antey^r 
de ilom ornammti» 

Le porte fono da eífer poíle infierne áquefto modo, cheifufti deicardini fiano lunghi 
la duodécima parte dellaítczza del lume, i Timpani & quadri delle porte , che fono tra i 
íulHdidodicipartineritenghino tre. Lediftributioni de gli or l i , che impagines fono 
dcttijCofiílhannoafare, chepartitelealtezze incinque parti due fi diano aquelli difo-
pra^Si tre a quelli di fotto.ma fopra'I mezo fiano pofti mezi o r l i ^ de gli altri alcuni riguar 
diño i l di fopra, altri il di fotto. La larghezza dell'orlo fia per la terzi parte del quadio. la 
cimafa per la feíla parte delloilo. le larghezze deifufHjperla metádegii o r l i . & cofi la 
cornice che ripiglia l'orlojdetta replürmíafá per la meta ,& per la feíla parte dell'orlo. I fu-
fti, che fono dinanzi lafeconda impoíta fimo per la me á deU'orlo. %' I 

Detto ha Fitru.dellapona Dórica, & della iónica quello, che apparteneua alie parti da i lati 
di fopra, & difotto, nella fattiira depietre , & dimarml: hora tratta del opera, che ua di k -
gnaineyodimetaüo: che anche di'mitallone fhceuaao gli antichi. T^oi dichiareremo alcuni 
uocabidi,per fkre la intelligenTg piu piaña. lama noné altro, che i l primo adi to ,& la pri
ma entrata del Templo, detta da laño, a citi era confacrato ogni com 'nciammto, Uofyia in vene-
rale ficíñamtno le porte aprendofi, come fiuoglia, o uerfo la parte efieriore, ouerfo la partedi 
dentro iorauolgendofi, & ripiegandofi, Greci chiamano Thyras. Lx onde i l nano fichia-
ma hypothyron. i lati delle porte fi dicono A n U , o parafladai, & dalle Ante gli adornamen-

i delle porte fono detti antepagmenta,noichiamamo le ante, erte, (ianti, pilaftri, & piane. 
Fauno dijferenxa alemi tra quejiinomi lama, & porta, perche uogliono, che porta fia pra-
pr.amente quella della citta, & delle forteige, m lanua d'altri edificij. confondmo poi i nomi, 

& hanno 



& hamo per lo ifleffo ÍOffud» & ho/tím. Toflic um, é da to da CrecipfeMethirOh (¡uaftfal 
fit porta 3 & é l a porta di dietro,ccme tAnticum, qucüa úínm^i. Forcs fono le porte di legna-
me y o di metallo, quclle che aprenO) &Jerrano;fJt ornamenti didle quali j i jhnno m ¿¡tieflo modo, 
ipufti che entraño ne icancanidettidaFitru. Scapi Cardinales y prenderlo le loro mifuredal-
ValteTga del lume, perche prima fi diuide Fá l t e l a del lime in dóttíci partí, poi fkccvio i detti 
fitfti Umghi per la duodécima parte: come fe il Imnefufje alto dodicipiediy eglifi darehhe un pie-
de aüi fufliy cioe mê o a queüo di fopra, & mezo a (¡uello difotto. Quejli fufli con i caphú tejk 
loro entraño come mafcolinelle feminey ne icardmiloro ydoécancaniy uno dequaliénel limi
tar di fopra,taltro y nel limitar di fottOydoueneüa figura fono le lettere J^. & A: Ffauanft 
antkamente quefli modi per tenere le porte fofyefe, accioche i fitfti fi riuolgejfero in quelli can-
cani con grande facilita all'aprire , & ferrare .-poco carico a gli edificij, & piu shrigata ma
niera era Cántica di quellay che hoggi di ufamo . Tutto i l legno piano della porta, che era tra i 
fiiftiy fi compartiua m quadriy che latinamente Timpani fono detti. queñi eranfr circondati da 
certe lifte, regoky&gole, come comici, delle quali Fit'ru. ci rende contó, dice'ndo, che i qua-
dri deono hauere treparti di dodici dell'alterca del nano. come i l quadro. S. & le rególe dec~ 
no ejfere compartite in quefio modo, che diuifa taberna del lume in cinque parti, due fe ne dia-
no a gli orli y & impagini di fopraycome é da T. ad V. tre alie impagini di fotto come da T. 
ad X . mafoprailmexpy cioe tra i quadri, o Timpani y nella dimfione d%un quadro , & l'abro 
fiano pofte me'%e rególe, eír nette altre parti reflanti fiano affifie alcune rególe o lifle difopm 
alcune difotto . la largheiga deWimpagine fia per la terxa parte dd quadro, come é da T. A 
Zy la gola o cimafaper la fe fia parte deW impagine. & la cornice,ouero lómame nto della Ufta* 
fia di feiparti &mexa della lijia, cioe deüa meta & d'un fejio. Qm é moho da confiderare 
queüoy che dice Vitru. perche molti shanno ajfaticatoy & poi hanao dettoamodo loro Jo non 
áffermo d'hauer trouato la urntOt néperu niego d'ejfer lontano dalla ragione. pero dicoychc chi 
mole formare una porta al modo diFitru. (per quanto io fiimo ) hifogna confiderare, che alcu
ne porte erano pin adorne, alcune meno, ptró le meno adorne y & pin fchiette fi dauano alia 
maniera Dórica. Le piu adorne alie altre maniere. Ver gli adornamenti delle porte fono lafeiati 
alcuni Ipacijpiani y & quelli circondati fono cCalcunírilieui attaccatiy o affiffi a detti piattk 
& intagliati di gole, lijielli, & cornicette, & altri adornamenti. Oltra di quefio i compartí-
menti diuerfi di detti piani, & di dette Uñe y & Ufare le porte intiercyO di pin p e ^ apporta, 
minor, o maggior g rande^ , & ornamento rperó confiderandoy quanto fi conuiene alia mamer
ra Dórica, io direiy che la prima compofitione delle portepofta da Vitrn. conuiene alia manie
ra Dórica, & le altre compofitioni alie altre maniere, ilche con ragionepotemogiudicare, per-
chela prima compofitione é piu foda , Valtre fono piu órnate. Dapoi perche fiuedcychel primo 
compartimento contáenemirabilmeiite aüa Dórica , & gli altri alie altre maniere. Ecco detto 
ha V itruuio di fopra, che ¿aporta Dórica é larga al bajfo per chique parti & me%a delle dodi
ci delV alteara del lume > tutto queñouano yolumenel chiuder la porta deue ejfere oceupato 
dal legno, o dal metallo, che ua nella porta d'uno pe^go: perche la larghe^^a della porta lo 
fopport a .Quefio legno y che empieiluanoéadornato femplic emente, & ha due quadri uno di 
fopra y & takro di fotto, che fi chiamand- (come ho detto) timpani; quefli fono circondati da 
Itjte y & rególe, orli , nella diflributione de gil orli, che impagini egli chiama, egli ufa i l 
compartmento fopra detto y &po(io nella figura della porta Dórica: ma la done egli dice, 
l í Sufti y che fono dinanrj alia feconda impofia, l e^lifi deue intendere a quefio modo, che i l 
Jecondopagmentoyo impofia fia un teluro, dalla parte di dentro della porta, che uadi a torno, a 
tornoypr tjcontri conglijpactj, che fono tra i timpani. Î cpUmi é come un fiegio, o piano tra una 
emufaj &rattra, come dimofira la figura. 

Ma le le porte faranno in íe ripiegate, & ualuatc, come dicono, le loro altezze faranno 
-íome le fopra dette, ma nella larghezza f̂i aggiuguerá di piu tanto, qu nto é la Jarghczza 

delia 
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della porta dicluc fori: marcfarannodiquattro fori , fcleaggiugncra ancheTaltezza, 
Oaefie fono le porte loniche, cioé quelle porte}che f i aprcno in pin pe%gi > pcroche fe m due 

partís apreno amphifores fe chiamano,fe m quattro quadriforcs.&perche la porta Iomca,épÍH 
larga, che la Dórica ,fe bene é tanto alta, quanto la Dórica,pero dice Fitmuio, che nella lar-
gheTga f i aggiugnera di piu tanto quanto é la largezga diduepe^ t & perche le porte ^Átti-
che erano di quattrope^zi, & confeguentementepiu larghe, fe k aggiugnera anche l^altera, 
le impagini, & le altre cefeferuando la proportione f i fhramo alio ificjfo modo, cioé come le 
Doriche. Le porte facte al modo Attico f¡ faranno con quelle ragioni , che fi fan no. 
le Doriche. Oltradi quefto le coríe,o fafcie íbtto lcgolette,uannoatornole ertole 
quali íí deono compartiré in queño modo, che nclleerte,&antepagmenti oltra la ci-
mafa di fette parti ne habbian duc. Ecco qui la mifnra dellcporte, cioé di quelleparti, che: 
fiannofcrme,& fono nel párete, & é la ter^a maniera di porte, feguitanogli ornamenti & dice* 

Et gíi ornamenti di quelle porte non ílfanno agcíoíscné di duc pezzi^ma ualuateSc 
hanno le apriture nclle parti eíleriori. 

lo ho rautorit d di due tefii» che diceno non ccrofiata, ma clatrata. clatra é lauoro fatto a 
getcfta> & f i trouano porte fatte a quejio modo, che f i pm per quelle uedere nella parte inte
riore , fono cerneferrate: ma non mipiacc quejia lettione, perche fe Fitr.dicejfe che le porte 
tAttiche nonfifanno agelofie, parerehhe, che le altre pone fi faceffero a gelofie, ma non fi 
uede per l i fuoi compartimenti y che fi faceffero a gelofie. & fe i l teflo dice, non ceroñrata, 
fimilmente egli non ha detto, che le altre porte fi fauno lauorate di Tarfiayche cofi intenderei 
quella parola cerojirata, intarfiati di corno diuarij colori, come hyaloñratoil Mufaico di uê  
tr i i lithojlrotonyil Mufaico di pietruT^e, Xilojiroton > la tarfia di legni. ma forfe farehbe man 
co male intendere y che le altre portegia dette hanejjero i loro ornamenti lauorati di Tarfia, che 
dimoflraffero i Timpaniyleregokye le cimafe y & g l i al tri ornamenti y ma io la feto libero 
ognuno in queflopajjo.. 

l o ho eíporto, quanto ho potuto, come, & con quali ragioni fi hanno a fare i Tempij, 
neíle maniere Doriche, loniche, & Corinthie: & come da legitime ufanze fono ftate ca-
uate. Hora d ro deüc diípoíitioni Tofcane, come fi de#ueno ordinare, 

I{accoglie quanto sé detto fin hora. & quifotto noiponeremo k figure delledue altre manie
re di porte y & i profili de gli ornamenti di tuttetre le maniere, con i lorormeontri di lettere: 
acciochesintenda meglioy qusUo chehauerno conofeiuto della i'ntentione di y i t r . 

h. corona,o comice. 
f. anconesycartells . 
d. hyperthiro yfopralimitare , 
£. fogUo. 
€. Cimafe, gole delle erte, 
l ,E. fcapOyfufto. 
g. cimatiumycimafa, 
h. replim. 

JD. corona. 
G. hiperthiro» 
H . cimafa. 
I . pimacorfa, 
K, jecondacorfa. 
i . Terra corfa, 
M, timpana. 
J ^ . impagines,-
O. jcapiy cioé fufii. 
C. Hypmhiro a fopra limitare, 
U . U L altera dal pammento alia tra ua-

tura 

• 

A , core" 
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Quefto profilo é anche po 

fto nel l l figura fegucn 
te della porta C o -

L I B 0 

Quefto profilo é anche di ib 
pra con i fuoi ínoontr i . 

sinua. 

f. Coront, o corake. 
O. AftragíloLesbio.ouero ©Uol«. 
C . Cinutíú doricú altraméte cauectn 
N. H/^erthirohogaidlFregioi 
k. Cymatiura oueroOnol», 
P. Allragolo hora fufaiolo. 
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coí-ofî . C//o«o mexe colonne quadre drieto lequali 
O,' Cjnnatmm, Leshium. ua attacata Uporta. 
T . Cymadum Doricum. 

HyperthirOiOuero fiegio, X X . fcapo, ofufto. 
i ^ . cimafadellepUaftme, ouero ante, T cimafa. 

ouero intauolato. Z. replum o frcgio tra le due cimife, 
S. Jflragatihofkfitmoliá l Tímpano, 
T. prima fajeia. t K . Impages. 
S, Secondafafcia. 
r , mxafafeia* 

Delle ragioni Tofcane de ifacri Tempi, 
Cap, V I L 

L kogo,nelqualefideuefabricareil Tcmpio,quando hauera fei partí di 
lunghezza,leuandone unajfi diail reftante alia larghezza: Ma la lunghezza fía 
partita in due partí, & la parte di dentro fia difegnata per gli ípatij dclle cel-
le; ma la uicina alia fronte fia lafeiata per porui ordinatamente le colonne. Si 

ñiilmente diuiderai la larghezza in parti dieci. di quefte ne darai tre alio fpatio delle celle 
minori, che fono dalia deftra, & dalla finiítra, ouero ie lafeicrai done deono eílcr le ali.le 
altre quactro fi diano al mezo del tempio. Lo fpatio dinanzi le ceüe neíío antitempio coíi 
liadifegnatoperlecolonne,chequelledelle cantónate fiano a dirimpetto de i pilaflri 
nelle ultime parti de i pareti. Ma le due di mezo, che fono incontra a i pareti, che fono 
traipilaílrij&ilmczo del Tempio, fiano cofi diftribuite, che tra i pilaflri, & le prime co 
lonne per mezo all'ifteífa fila neííanodifpofte delle altre, & fuño da piedi per la íettima 
parte dell'altezza loro; ma i'altczza per la teiza parte della larghezza del Tempio . & fia la 
colonna riílretta di fopra, per un quarto delia groílezza da piedi. Le fpire fiano alte pel
la meta della groílezza, |¿ habbiano i'orlo fatto a lefia alto per la meta della loro groífez-
za. jl.baítoneconrapophigie,o cimbia groflb quanto rodo . Falcezza del capitello per 
iametá dclíagtoííezz.i, la larghezza dello Abaco quanto é la groílezza da piedi della colon 
na. partifcaíi poi la groííezza del capitello in tre parti . Vna íi dia ail'orlo , che é ín luo-
go dello Abaco, l'altra aU'ouolo, la terza al collarino , con il fuo tondino , & cimbia . fo 
prale colonne fideono imponerele traui congiunte, & concaténate al pari,che riferuino 
quelli moduli nelle loroakezze,che faranno richiefte dalla grandezzi dell'opera . Et que 
íte traui, che íi hanno a legar infierne fiano di tanta groílezza, quanto é i l collarino della 
colonua di fopra . & fiano collegate in modo con chiaui, & trauerfi incaftrati, che quel-
laincaftratura tegni di fpacio due dita larghe le traui. Imperoche toccandofi, & non r i -
ceuendo fpiracolo di uento}fi rifcaldano infierne , & preüo fi guaüano ; Ma fopra le traui 
& fopra i pareti fia i l trapaífo de i mu tu l i , che fportino in fuori per uno quarto delia grof 
fezza della colonna, & nelle fronti loro dinanzi fiano affifsi gli ornamenti, che antepag-
menti fi dicono .&fopra quelli il Tímpano del frontifpicio che fia di fi:rLUtura,o di le-
gno : Ma fopra qucllo frontifpicio fi deue poneré il colmello, o i canterij,o cofialí,&:i 
tempiali in modo , cheil grondale rifponda alia terzera del tetto perfetto . 

Fitmmo ejpedito dalle fiihriche, & maniere dc'Grcci}hora f i uolge alie opere Tofcane. & qui 
doí:s:no ridurci a memoria le cofe gia dette. Trima, che l'opera Dórica, épiu ana a foflenere 
ipefi apprejjo laTofcana, Scpra la Dórica }nclfecondo ordine (la la Iónica , & nel terxo la 
Corinthia, come pin ornata, dilicata, a i imitatione de gli alberifatti dalla natura nel piedi 

ro^i 



ro%[) & troffl, nelío afcendertiufottili, nella fommitápin adorni .pero f i uede in molti cdificij» 
che fono alti, & ehmti, che íordine da bajjo é Dórico, i l di mexo Iónico, & i l difipra Corin 
thio. Oltra di queflo non ci douemo maramgliar, fe Fitr. tráttando di tutte le ragioni delle nut 
niere del fabricare j ha trattato anche delle Tofcane: pcrcioche l Jtrchitettura coiné hofpite heh 
be l i fuoiprimi alherghi in Etmria, cioé in Tofcana, come anche f i legge degli antichi I{e di quel 
la ejferñati moltimommenti, & maltefabrichegenerofe. Hora Fitr. dice, che la lunghezga 
del Tempio deue ejjerepartita in feipartí, & cinque diqueílefi deono daré alia larghex^a in mb 
do, che la dettaproportione della larghexga am lunge^a del tempio fard] fefquiquima. Oltré 
di quefto mióle, che tutta la lunghetga fiapartita per meta, & ma f i debbia daré per inchhide 
re le ceüe, & taltra lafciare alio antitempio, Fatto qnefio uaole, che ftp artife a la largkeTga 
del Tempio in dieci partiy deüe qualife ne hahbia a lafciare tre dalla deftra, & tre dalla finifira-» 
per compartimento dellepiccioleceüe, le quali o fefaranno nella teflay o puré da i latheome Fitr. 
accenna, o rinchiufe conparapettij o aperte, fecondo tufo defacrificijilafciaranno quattro par
tí libere al mê p del tempío. La onde tale proportione dal mexo a ciafmna deüe bandefard pro • 
portíone fefquiterxa, & in quefto modo fi ha la diftributione delta parte di dentro. hora quanto 
appartiene al colonnato dimn%i ? faperai, che per me%o gli angulide iparetidel Tempio ,fopra 
i quali ftanno le ante, o pilaftri, a dirimpettoft deono poneré le coíonne, le quali fono termini del 
la lunghex^a del Tempio. & perche da ma cantonata alíaltra é moka diftan^a > per effere la 
ajpetto areoftilo 3 cioé di liberi intercolmnij ;perd mole Fitr. che tra le colo?me angu'lariyne 
fiano altre due in modo»che la fronte fard di quattro coíonne, & di tre (patij. Et perche tra i l 
pilaflro 9 & ta colorína angulare ui é moho ¡patio, & cofi tra i l párete y & le colóme di me^o; 
perú comanda Fitr. che fifuccia unaltro ordine di coíonne nel me%o , & che queüe fiano dijpo-
fie alio imontro delle prime fotto i l pórtico deüo antitempio. La Imghexgay o altexga di quefte 
colome interiorifard maggíore detalteiga di melle delta fronte quanto puo ricercare t d l t f í ^ 
dello architraue dauanti: Etpare, che per queflo Fitr. uogluty chequeñe colóme fiano alte Jet 
te tefley&che Valtera fipiglifiaüa larghe^a del Tempioyla qualefia dmifa in tre far th& d'u-
nafifaccial talte^ja delle colome,& quefta altera partitain fettepartí ne dard unaallagrof 
fei^a delte coíonne dapiedi: & queftagrojje^a poi diuifa ín quattro partí , dimofirerd quanto 
ejfer debbiaraflremata la colorína difopra. [Ame pare y che manchi alema cofa nel tejió di 
Fitr. an%i dieo, che non fe gli difidera piu che una lettera. in modo y che la doue dice. Qui ín
ter antas y & mediam adem fuerint, diceffe. qim ínter antas. & cofi fi puntar ebbe la lettione. 
Spatium y qmd erit ante celias in pronao, ita columnis defignetur, ut angulares contra antaspa 
rietum extremo rum é regione coUocentur. Et qui un punto. &poi leggafi. Qm ínter antas, & 

media Memfuerint ita dijlríhuantur.Fitr, 
dimoftra come fi hamo a dijponere le colon 
ne angulariy& le di mexo nella fronte, & 
le difottOyO di dentro del pronao.ilche cofi 
ejfendo, cileua i l duhbio del Filandro, ¿ | 
del Serlio cerca l'altexga deüe colome. Si 
milc intendimento anche difopra s'é uedu± 
to. pero non é da marauigliarfi\y che le cor 
lonne Tofcane fiano difette tejieyper la dei 
ta occafione. Ma le mifure deüe (pire, & 
de i capitelli y & del reflante ,fono fíate di 
chiarite da mi nel ter%o libro. J\e¡iaci a 
dichiarire qucUo , che intende Fitr. quan-
do egli dice. £ Ma fopra le traui, & fopra 
i par et i fia lo trapajfo .de imutuli, che ¡por 
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ti in fuoriperlaquarta parte delVdtex^ della coloma | cioé bifogna j che te tefledcüe 
traui trapajfino oltra ilpárete per m quarto deWaltetga della colorína. ilchefk un largo piouere 
& ¿fmtile a queUo, che egli dirá del canedio 'I'ofrano , nelfefto libro : & é conforme a quello» 
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che eHihaiettomlterxolibro yche qucjlv manieretareofliüi,& Tofianejfono humiliyhajfe, 
& larghe. le tejie di quefli trauicelli deono ejjer coperte con ifuoi adornamenti affijfi, che r i t r , 
chtama , antepagmenti: o puré egli intende gli adornamenti degli jrontifyici de i Tempij: & que 
fio émigliore intendimento: &perb dice . Et nelle fronti di que Tempij dinanzi fianó af-
fifsi gli antepagmenti, & íbpra quelli i l Tímpano del Frontifpicio, che fia di ítruttnraj o 
d n c n o , cioé o di muro, o di legname, & íbpra quello frontifpicio, i l colmo, <> col-
mello,icantieri, & i tcmpialiín modo che'l grondaíe rirponda alia terzera del ¿oper-
to finito. 

Terterigm, che tertiariumé dettay intende Vitr.tutia quella legatura , o incatenatura, 
chepartendofidalcolmofialíargainformatriangolarey&écontenutadalle ch i au i t r aue r -
f í i & rende la forma compitay& intiera del coperto. Et quifopra i9$ .neé la figura. an^be 
fono molte inchiarntrne di traui. &poí Upkhta 3 & lo in pié deüa maniera Tofcana • 

L J • • L 

I g R fifa anche dé i Tempij ritondí, de 1 quali altrí fono d^na ala fola fenza Gella, co 
Ibnnati, altrifonodettiperipteri. Quell i , che fi fanno fenza Celia, hannoil Tribuna* 
le^l'afccfaperlaterzaparte delfuo diámetro . fopra ipiediftaliuannole colonne tan 
to alte , qmmo é i l diámetro c|a gli eftremi pareti de i piediftali , ma fiano grofle la de 
cima parte dell'akezza loro con i capitel le fpire. lo architraueaho per la meta del 
ia groiiezza deUa colonna. i l fregio , & l'altre parti, che u,i uanno fopra, liano come ha-
uemonelterzo librodelle mifure, & compartimenú.. 

T\agiomi 
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f^amm yitr.in queflo luago de i Tempij ritondi W $ dnemaniere 3 & dtitcht altri fo 

tiod'unalafola,&glichiamít monopteros . d t r i fono alati a torno y & gli chiafm perípte
r o s ^ ci lafciaconiettHrare comefujfe la prima maniera Curíala [ola, & fenya celia, & 
pare > che contradiñingua i l monopterosy ddperípteros, lo dirb per queüaprática, che ho di 
y i t r . che con la hreuita non la fc ia dormiré $ chilolegge,dir6 dico comeío la intendo. Faccio 
adunque un giro quanto uog l i o , che fia i l Tempio, ritróm il fuo diámetro a b . & queüo p a r -
tifcointrepartiya í.l.'J.^rallargolafeflaquantoé madiquelle part í , & p o f l o ilpiedenel 
centroyfuccio mgiro dentro delprimoyi cui terminifono c. e. & tutto lo ¡patio che é da c, ad a. lo -
lafcio a igradiy & alia falita:ful piano del Tempio rcheVitrmlo chiama Tribunaky fe nontóin-
ganno, partifco poi la circonferenxa del mimr giro in dodicipartí} perporui dodici colóme per 
lí dodici fegní del Zodiaco aperche io credo ychzqmlTempio fenT^ párete ftgnificaua alcme co-

je del cieloygli ejfetti deüe qualifono nello fcoperto, dr i^p i piediflalí a tomOrper ciafcmaxo--
lonnay^r partifco tutto lo ftatíoy che é t ra l diámetro delminorgiro in diecípartíy&dyma di queÜ 
le faceto la grojfc^a delta coloma dapiedi, & la colonna alta dieci teftey mettendouí i capitelli,, 
&lejpireylo architraue é altoper la meta dellagrofex^a delta colonna. ilreñouci alltt mifurci 
detta nel terxp libro . a queflo modo mi pare y che fia bella proportione r & ft falúa tutto queüo 
che ha detto Vitr, & lapianta , di quefio Tempio équi fopra. & lo inpié fipotra acíommodare1 
con lafeguentemanierat della quale dice Vitr*. 
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MafeilTemplo haucrálc aleatorno,fianofatti clac gradí, & i plcdlílalí da baflo, 
dapoi fia pofto il párete della celia retirato dal piedeftale cerca Ja quinta parte dclla lar-
ghezza, & nel mezo delle porte fia lafciato i l luogo alli aditi. & la celia habbia tanto dia« 
metro okra i paretii & il circuito , quantoerakczzadella colonna fopra i l picdeíhle.le 
colonne d'intornola celia fi difponanno con le ifteííe proportioni , & compartiracnti» 
nel mezo poi egli fihauera la ragione del coperto ta quefto modo, che quanto fará i ^ 
diámetro di tuttaTopera, la meta fia rairezza del Tholo, oltra il fiorc,ma i l fiorehabbia 
tanta grandezza quanta haueráil capitelloin cima della colonna, oltra la pirámide. 11 re-
fto fi fará con le iítefTe proportioni, & compartimenti come di fopra s'c feritco. 

L'altra maniera de i Tempij é detta perípteros} ha le ale di colonne a torno : ha i pareti, 
circuito della celia: ha la tribuna, & quello, che ua fopra la Tribuna, & k fue ragionifono' 
prima che a torno a torno cifono duegradh & fopra cifono i piediftaliparticolariy fopra i qua~ 
lifono le colóme. & la ragíone cofi richiede, prima perche cifono due gradifoth che non fanno 
tanta alte-̂ ga y quanta faecuano igradi, & iltribunale della maniera precedente y dapoi per
che dintorno ui ua i l colonnato coperto, & alie colonne col piedeflale fí da grandeva. Fatta 
adunque la dijpofitioné di due gradi > & Vordine de ipiediftali tanto larghi tuno daWakro 5 che 
g l i fyacij delle colonne fiano conuenienti , f i piglia la quinta parte del diámetro, & retirando/I 
in entro fecondo quella mifura f i difegna i l circuito della celia, laquale da unapartefi lafcia apcr-
taper daré luogo aWentrata. La celia ñeramente deue effer tanto per diámetro, quanto é Pal-: 
tex^a ditutta la coloma, fopra lpiedeftale, lafciandouifuori del circuito della cella,lagroffei^-
ya del párete, che lacirconda . Le colome deüe ale fiano fórmate alia rmfurafopradettaycioé 
groffe la decima parte della loro a l t e ra . Bifogna auuertire al tetto aperche poi chehauere-
mo poño fopra le colonne Parchitraue, i l Fregio, & la Cornice, douemo fare', che. la lantemx' 

,. detta Tholo da Fitr.che é fopra la cMha,o Tribuna, fia alta per la meta del diámetro di tutta Po
pera, imperoche pigliando i l diámetro di tuttoilgiro delprimo grado, & pariéndolo in due par 
t i eguali, per una di quelle at̂ eremo la Tribuna fopra tarchitraue, freg o, & Cornice, con 
quella ragioneuoltandola ui lafciaremo i l luogo da jure i l fiore. Queflo flore (ftimo io ) che 
fuffeamododirofa riuerfeia, & cheabbraCciajfelafommita nelme^o dellaTribuna di dentró 
uia, alquale fi apprendeuano le cofe che per noto fi portauano ne i Tempij, &fujfe alto quanto i l 
capiteUo, & terminaffe in pirámide come fi uede in áteme medaglie di isierone ,che fopra l Tem 
pió ritondo ué una Tiramide. & chi mole ¡apere i termini di quella pirámide formi un triangolo-
di lati eguali ( come dimoflra la figura di fopra. la cui bafa fia la largher^a dclla Tribuna di 
dentro lagrojfcxga del muro, & cominei la Lanterna dal di fopra della Tribuna perlagrofier--
tadiejfa, 

Egli fi fa anche di altre maniere di Tempij ordinati da gli iílefsi compartimcnti, ma ini 
akro modo difpoftc . Come é i l Tcmpio di Caftore nel Circo Fíaminio, & tra i due bof-
chi facri i l Tempio del gran Gioue. & piu argutamente nel bofeo di Diana aggiuntoui 
dalla deíl:ra,& dalla finiílraalleípallcdcllo antitempio le colonne. ín quefta maniera pri-
mafu fatto i l Tcmpio, come é quello di Cafl:orc,ncl Circo: di Minerua in Athene nellas 
rocca: & di Pallade neU'Attica Simio . D i quelle non ci fono altre proportioni, ma le 
ifteífe. Lelunghezze dcüa celia fono'doppíc alia largliezza. & come lealrre parri eguali, 
chefoglionoeífere nellefronti fono ai lati traportate. Sonó alcuni, chetogíiendo le 
difpofitioni delle colonne dalle maniere Tofcane, trasferifeono quelle ne gli ordinidel» 
le opere Corinthie, & íoniche, perche doue uengono in fuori le ante delío antitempio, 
luiall'incontro della celia de i pareti ponendoui due colonne fanno comrauni íe ragioni 
delle opere Tofcane, & delle Grechc. Altri anché rimouendo i pareti del Tempio , & 

^ applicando a gli intercolunnij dell'ala, fanno con lo fpacio del párete leuato uia ampia 1» 
larghezza della celia, íeruando le altre cofe con le medefime proportioni, compar-

timenti 
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t imcnti , pare che habbiano creato un'altra maniera di figura, & di nomc d'un falfo a la
to . Ma quelle maniere fecondo Tufo de i facrificij fi uanno minando , perche non a tut-
t i i Dei conleiftefle ragioni fi fanno i Tempij, perche altri con akra uarietá di culto 
hanno gli effetti fuoi. 

Ejpedite le forme de i Tempij ritondhaccioche niente ci n j i i . f i t r .c i propone anche altre ma
niere di Tempij compofie, & mefcolate delle maniere Greche, & Tofcane; per leuare La foper-
ftitioneátalcuniycheuannofempread uno ijiejfo modo. ,Altri aggiugneuano alie Jpalle dello 
lAntitempio tre colóme per parte, altri anche ne i latí del Templo feguiuano con lo rjiejjo ordine 
di colóme. ^íltri aprmano la cella> & lariducemno a maggior largheiga fiicendo i paretl 
apprejjo le colóme, & fecondo ilpropoftto, & la commodita de i facrifüij, che ( come ho det-
to ) eranodiuerfi, accommodauano le dijpofitioni de i Tempij. ikhe ¿i da intendere anche a noiy 
cheaWufo del nofiro culto di religtone accommodiamo k dijpofitioni dclle Chiefc', doue &fífit i l 
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fiero facrificíoy&fié'6^ & ft cclehrano ifacriogicij¡cantando lediimeiaudi&fiferUimo k 

facrofantereiimemo^^l ñojkoti&we.. ;# ,̂( . r „ , r . „ 
lo ho efpolto tinte le ragiom dclle iacre cale de i Dei come mi (orto Itate laíciate . r i o 

diftinto con i fuoi compartimenti gli ordini , & le mirure,& mi fono forzato di deícriucpe 
quanto ho potuto, quellc che fono di figure difpari, con che d ffcrenze tra fe íono lepa 
rati . Hora diró de gl i akar idei Dei iminort.ali , acciocheattamente íiano ordmaci alia, 
diípofit ione de i facrificij. 

,- • • .. • 

Deü'ordinare gli aAltarí de i 'Dei (ap. FJIÍ -

L i altar) ríguardino airOriente , & íiano fempre pofti pía bafsi de ¡ fimulachri 
che faranno nel Tempio , accioche i fupplicaati3& facerdoci guardando in íit 
ammirandofi dclla diuini tá , con difeguah altezzeal decoro di ciaícuno de i 
fuoi Dei í l componghino . Le altezze de gli altari coíí deono eífere cfplicate, 

che a U ioue , & a tu t t i i Dei celeíti altifsiini ííana fabncati; Alia Dea Vefta , al Mare, & 
aila Terra fi facciano bafsL* & cofi le forme de gl i altari nel mezo de i Terapij cónue -
nienti í | d i f p o m n o . Poi che inquefto l ibro hauemo trattato delle&biñche.de i f i c r i 
juoghi ,,ncl feguente fi dirá da noichiaramentedellediftributioni de i laoghi conirnuni. 

La. fomma di queflo ultimo capo é come shahbiano a drizare gli altari, per Jeruare ti deco
ro conneniente alla forxa> & alpotere di ciafama Delta, Dio HoleJJe che i noftri hanejfero tanto 

sé detto difopra. Vmle Alberto che gli antichifaceffero t altare , alto feipiedi •> largo dodic'h 
fopral qualefuffepoño i l fmulacro. Fkm. non cipreferme al tera , né mmo credo io, chelfi-
mdacro ñejje fopra lo altare. perche Vitr. non hanrebbe detto, che gli altari fempre fimo po~ 
ftipiu bafji de iftmulacri. & difopra nel quinto capo di queflo libro, ha detto. l l fi mlacro, 
che fxra nella celia riguardi incontra fera. & non ha detto ¡l fi n dxcro, che fira fopra l'altare, 
fimilmente ha propojlo di diré de gli altari de i Del immortali, accioche attamente fimo ordi-
nati alia dijpofitione de i facrificij. Era admque i l fimdacro in altro luogo, & piu eminente? ch e 
taltare . í fanti decreti de' noftri Vontifici, non uogliono, che gli altari neUs chiefe fifacciano 
d'altro, che dipietra, & fopra queüi ui uogliono una pietra confecrata. ft(o¿ fopra gli altari 
ftendemo heUiifime touaglie, & dinanxi uiponemo ornatifjimipannh né ci mancano i candellieri, 
& le lampade dinan^i alfacratifjirno corpo del mftro Signore, a cui per ogni chiefa deueeffere 
confacrato un altare }&quelloripoñoin uno tabernacolo d'eccellente lauoro . Ffamo anche 
di pone fopragli altari le reliquie de i fanti yin ornati depofiti, con grande ueneratione.oltra di 
queflo fogliono i noflri hauere un luogo feparato doue feruano le uefle facerdotaü, ifa-ri libri, 
&lealtre cofenecejfarie a i facrificij, & aldiuino culto > & doue fi apparano i facerdoti, 
Quefli luoghi io glifarei doue gli antichi faceuano ilpoflico. mmo anche i l Choro doue canta-
no le diuine lodi con fedi conuenienti > &paretifeparati dal reflo delta chiefa. Hanno le torri 
doueappendeno lecampanenonufatedaaltriychedaChrlflianiyper chiamare i l populo alia 
chiefa alie hore debite. Quefie torri deono ejfere proportionate alia grandeva della chiefa . ' 
yannoegualhquadre,odi molti anguli, fin al luogo doue fi légano le campane. mifi fhnno d'in-
torno i cornicionh&gliapreno con colonnati, accioche ilfuonopojfa ufare, & efere fentito da 
lungi. que llefi fale o con fe ale dritte, o con limache, ouero con altre falite piu commode fe-
condo la inuentione &fottiUta dello jírchitetto .fopra i Cornicionh & le apriture ui ua la Vira-
mide, ouero la cuba. La 'Pirámide é di a l tera mproportionefefquialtera alia fuá bafa, oue
ro e di lati eguali. La cuba,cuppola> & lanternafifii con le ragionidel?opera . ln quefle torri 

CC anche 



anche fono gli hcrologi da contrapeft, non conofc'mti dagliantichi, qucjii dimoflrano di fmr 
con uno raggio uoltato dalle mote di dentro, l'hore natural!, ifegni &gradi, ne i (¡uali fi nc ua 
i l Solé, igiorn 'h & g l i ajpeái della Luna, la quantita de igiorni, & delle nottij & altre cofe 
fecondo Ugiudicio, & la uoglia dell '^írcbitetto. Drieto la chiefa ouero apprejjb in qualche la
to u é i l cemitero, che fignifica dormitorio,perche in quello fi fcpeltfceno i moni, che al tempo 
delta refurrettione shanno a fuegliare, &per lefacre lettere, chima il moriré dormiré, in que 
luoghi admque fi ripojano l'ojja, & le cenere de fideli, pero c Imgo fac ro, doue e> naturale, & 
ordinatapieta dimoflra la madre noftra, che é la fanta chiefa nel fepelire i morti. Ma Dio uo
glia , che a' noñri tentpi non fi facciano fmili off ic í jpiu preño apompa de i uiui •> che a confola-
tione de i morti. Von é cofa lodatay ch a le fepulturc ñiano nelle chiefe, puré egli fi ufa a gran~ 
de^ga nelle capeüe a quefto conpregio appropriate. & in luogo piu eminente de i facri altari fi 
pongono ijépulchri, & sappongono le memoriejtitoli,gliEpigrammi, i Trofeiy & le infegne de 
gl i antipajfati, doue le uere effigie di finijjimi marmifi uedenoy& i gloriofi gefli inlittere di 
metallo fi leggono: Cofe da efl'erpoflepiuprefto nel foro, & neüapia'^ai che nella chiefa,peY-
che non ni é quel decoro,che éper ñanrta deferitto nel primo libro, fe ben ui é queüo della con-
fuetudinermanonlodataconfuciudine équella .B¿cordiamociadunque di femare i l Decoro in 
€gni cofiy & jpecialmente neWhoncr diDioy & deifanti amicifuoiy & de ifemi facrofanti de-
fiinati al culto di quelli, & rinchinfi ne i monafierij, a i quali é conueniente cofa che fi proueda 
di commode habitationi, di fpacicfi chicflriy & di beigiardini, &Jpecialmente i luoghi deüefa-
cre uerginifiano ficuriyalt'y¿r rimotidalü ftr€pitiy& dalla ueduta dellegenti.&per quefio fhre 
lo ^Architeito confiderera i l fine di ogni fhbncay & cofi proHcdrrd al hifogno. £t qui fia fine d 
quarto l ibrOy&aüa materia pertinente alia Bgligione* 

• 

i l Fine del quarto libro* 

• 

• • -

• 

• 
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I L Q_ V I N T O L I B R O 
D E L L ' A R C H I T E T T V R A D I 

M . V I T R V V I O . 

S1 P E D i T A Uparte, che era ded'cata alia rdigione > feguha quella, chefi 
da al commodo, & opportunita de cittadini. in quefia fi dimojlra la dijpofttio 
ne del Foro 3 dclle Bafdiche,deüo Erario, delia Curia, delleprigioniy del Thea 
tro t & delle cofe pertinenti al Theatto, come fono le [cene, i portichiy lagra 
duatione, de i bagni, delle paleftre * & de i Imgbi da ejjercitarft > &finalmen 

_ te de iporti. Le quali tutte cofe appartengonó aWufo delta piu parte, né ftpof 
fono chiamare ñeramente púnate, né anche pnbliche .• ma communi, perche lepuhliche io inten 
derei ejfer le mura, & le difefe > che egualmente a tntti fi riferifeeno: le communi, quelle, che 
aWufo i &piacere di molti fi dejfero. Ét le priuate* quelle che ad una fortefola diperfone fifk-
bricaffero. Trepone Vitr. a queflo traltamentomo proemio degno di confideratione .perno
che ft rijponde in queüo a molte dimande y chefifoglionofkre da molti > che ognigiorno uanno ra-
gionando di Vitr. (per ufare ma parola modefta,& non diré cicalmdo )né hamo lettOyné 
confiderato hene quello y che fi troua in quefto autore . Tsloi uedemo chiaramente che Vitr. non 
folamente ha confiderato, & ejfaminato bene le cofe, deüe quali egli doueua daré molti ammae-
firamenti, ma anchora fi ha propoíio neWanimo di effilicare, &porgere la dottrina fuá con bel
la maniera, & tría ragioneuole, & con modo al trattamento d'un'arte coméntente. chi non ha 
ueduto tordine merauigliofo de ifuoiprecetti ? chi non ammira lafcielta deüe beüe cofe quale di 
uifione y o parte ci manca, che al luogo fuo non fia ottimamente coüocata ? chi leñera > o aggiu-
gnerayche benejiia alcun fuo documentofEt fe egli non haparlato come DemocritOy ̂ írijioxeno j 
HippocrateyOcomealtroperfetto nellaloroprofefiione:Egíicertamentehaparlatoda^írchitet-
tOy & ha ufato quelle uociyche erano ammeffey&accettdte a i te?npifuoiy&quella forma di diré, 
che fi richiede da chi mole infegnare: Et perche quefia non é miaimaginatione yho caro y che fi 
legga ilproemio delprefente libro, di che nefeci auuertito i l lettore , nel mió primo difeorfo. La 
doueleggendo mi Vitr. in quefia parte y trouaremo, quanto ho dettoy ejfere ñeramente ñatofat 
to da Vitr. con deliberato, & ragioneuol configlio: i l quale dimoflra quanto diferente fia lofcri 
uere le hifiorie y ouero i poemi y dal trattamento d'uriarte : & prona la dificulta dello infegna-
re,&non ci lafeia anche difiderare i l modo diferiuere iprecetti delTarte ,• & pero dice, 

Proemio. 

VELLI , í quali con grandi uolumi hannoefpoíloipenfien del loro ingegno, 
& i precetti delle cofe , hanno certamente aggiunto grandifsima, & mirabile 
nputatione a i loro feritti .',11 che uoleíTe Iddio o I mperatore, che anche ne i 
noftri ftudij quefto fi comportaííe; accioche con tale ampiezza] di diré anche 

precetti Tautoritá prendeíTcaugumento . ma quefto non é , come altri penfa, 
üpedito, percioche egli non fi feriue dell'Architettura, come fi feriueno le hiftorie, ouc-
roiPoemi. 

Ilfenfo di qusfle parole éyche ilpotere a fuo ayo fcriuerey& ampiamente ejplicare quelloy che 
fi uolge nello animo yfen^a ejfere obligato a breuita di diré, fuole daré autoritd, & crédito a gli 
jcr.ttort y percioche a grado fuo ciafemo ampiamente feriuendo puo ampliare, adornare, & as
co war egli feritti fuoi in modo, che poffinoplaceré, & dilettare, & ftedalmente qmndi k co-

CC i fe 
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fe fono tali, che tcn^ono i lettori fenipre difidcrofi difapere piu oltra . ma fínme ampiela, & 
liberta non é coft fucile in ogni trattammto . perche ft cofí fuffe > io non dubiurei di non potere 
a mieifcritti daré con auantaggio autoritd, & riputatione :peró non potendo far meflo, io reflo 
con gran difiderio di fado. & perche non lopojja fure^dice, { Tercioche egli nonfifcrim come 
le biflorie, ouero ipoemi deW^rchiteWrra. I Ipoemi fono penfamenti del nofiro ingegno, & 
le hiñorieejfempio deüeattionhperb condettipoemiy &hifioñeeglirijponde a queüo , che egli 
hadettodifopra,penfkride¡loingegno, &precem delle cofe . Dapoi fegmtando dimojira la 
dijfercn^a, cheé tralofcriuereí'hiftorie,&ipoemii & íl tfattaredeU.Architettura . 
' Le hiílórie da fetengonO i let tori , perche hariüo uaric'elpettatióni di cofe qüope * & le-
mifure, & i piedi de i uerfi de i poemi, & la ícielta dirpofitione delle parole '•> &|Jel!c íen-
tenze tra le perfone, & la diítinta pronuntiatione de i ueríi coh lufinghc conducino i icri-
timenti di chi legge , fenza offeía in íino airultiiuo de gli feritti!; ma queílo fíonjí pup^Bti 
renellofcriueredeirArchitettura^ - .. 
f Ea hiñoria diletta, perche apporta fempre cofe nuoue, delle qudli ne é V'animo mflro fempre 
defidevofo . dilettando la uarieta, necejfario éychc i l let'fóre fíjlia fempre hramofo :perb per fatif 
fare alfm difidenoleggecóntinm'mente3.&con dijpiac'ert ftferma ^né ft fa dipartire, braman, 
do diuedere i l fine deüe attióni molto piu dilettano ipoemi rs l perche hamo la multa delle 
cofe, si perche aüettano le orecchie coni'a dolce?^ y&foauita de i numeri y & delle parolé i 
doue rhuomo tratto da doppio placeré fi lafcia condtirre, am^ tirare firfaWultimo de gli feritti, 
Etqutfideueaimertirecome Vitv. ragionando de ipoemiin breuir&ejfícaciparole ha ejplicato 
quelloy che éproprio delpoema y. & delleparole legaté con dotcex^ay <¿r dellefentenî e dette con 
decoro y & dellapronmciatione fatta con gratia. Ma neltratt amento domarte aperche lepa-, 
role nafceno da neceffta y&le cofe fono, ofmre yMon fipuo adefeare t animo dv chi legge > effen-
dodaüañraneT^delleparole y & dalla di^cdta delle cofe confufo ; ilche maggiormente ncl-
l'^rchitettura f i conofee, i l cui trattamento di fuá natura épiu difficile de gli al tr i . & pero ben 
dice Vitr, che queflo non fipuo fare nello feriuere della ¿árhhkmma :cioé conuarie efyettatio 
nidicofenuomf& c'á dolce^.di parole tirare gli animifinal fine. Et ne rende la caufa dicendo. 

í?erche i uocabpii nati dalla pt oprianeceísitá del! arte coninufitato parlare oícurano 
lá intelligenza.non eflendo adunque quelli da íc manifefti, & nou eíTendo anche eípofti,, 
&.chiari i nomi di quelli nella pratica, & nella coníuetudine, & uagando molto le fcrittií 
mde i precetti, fe non íi r i í t r ingeno, & con poche, & apene femenze non li dichiarano 
fjope&douiimgedimenío la mokitudinc, & lafrequenza del parlare,rendeiio dabbiofe le 
rnenti de i le t torn 
^ Qgniarte ufa iproprij uocaholi y i qúali nafceno dalla neceflita deüe cofe. pero hifogna prima 

mcimiitl di parlare yferchenonfifinirehbemai y&tirandofilacofa in lungo non fi feruirebhe 
aÜamemoria y ¿illa quale fpconuiene con la breuitay & con íordine porgere aiuto. Bifo^na adun 
fiejnfegnandoeferbrme. la doue ottimamente dice lche k Icritture de 
i pr ecetti l Che i l daré pr ecetti, & ammaefiramentiferiuendo \fe non fi rijirimeno | cioefe 
nonfidmm.con brcuitd, & conpoche,&aperte fenten^e, {non fi dichiarano. \ Ecco la chia 
re^a Iponendui impedmiento la fiequen^a | cwéla inedeatione, doue sofeura lo intelletto , 
& r l a moltitudinel chela lunghe% â & ampiela doue fi ofende la memoriayrendeno dubbio 
fe lecogitathni di chi legge. & f e r cogitationepare, che Vitr. intenda le uirtu piu interiori del-
Lanma} che jornia memoria y.&lo intelletto.. Ejfendo adunque ueriljimo quanto svdettoy con 
elude dicendo . ' J L 
^Et.^eropronunciando io gli occultlnomi, & compartimenti delle membra delle ope

re, 
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re, breitemente mí efpediró, accioche fiano mandati a memoria, perche cofi pm agcuol-
me'nte le menti le potranno riceuere . Cioé intendere, & capircpercbe i l nojlro intendere 
non éaltró, che uno certo riceniménto. Ter le dette ragiúni adunque Vür, mole efer hreue, 
qudnto pero pm portare iltrattamento di cofa diffiede. oltra} che ne adduce unaltra racio
ne dicendo. . f v ^ > . r 

Símilmente hauendo io auuertito la cittá eíTere oceupata in publiche, & priuate racen 
de,ho f^iudicato, che fi debbia feriuereconbreuitá, accioche nellaílrettezza dell'ocio, 
quelli, che leggeranno pofsino breuemente capire é 

Fuol diré Vitr. Quello, che negli feritti miei non puo fkre U numero, & la belleza de i uer- , 
fi , la commodita di allargarfi, & la nouitá de ifuccefji delle cofe ,fkrd la bremtd, & la chia-
r-ex̂ a deüo infegnare, che anche inmta a leggeregli oceupati, & t'ráUagliati in diuerfe facend'ei 
I-íor che utilita ci porti la hreuitd nello infegnare ft dimojira da una confuetudine di Tithagora fi-, 
lofofo eccellenti(jimo, d quale difiderofo, che i precetti fmi reflajfero nelle menti di chigli afcol-
taffe non folamente era breue in daré unprecetto t rna anche tutta la fmma de i fuoi precetti rin~ 
chíudeua in un certo, ¿r: determinato numero, il quale mijler¡ofimente(dkeua eglija cofaJiabi- ' 
le, grimmohile afiimigliandofipoteua nella mmte confommajiabitita y &fenmxga ripofzrfi. ' 
Et-perb dice Fitr. 

QorianchepiacqueaPithagoraj&aruoi íeguacinei uolumi loro fciiuere i precetti, 
chedaiiano ,conragioni cubiche, 8¿feceroilcubo diducentOj&: fedici uerfi,& quelli 
giudicarono non douer eííere piu di tre in uno trattamento.il cub'o é corpo riquadraco di 
fei lati, d'egual larghezza di piano, quefti pofeia che é tratto, fe non é tocco, tiene in quel 
laparte, che egli fi pora,una immobile ftabilitá come fono idadi, cheíitranno dai gio-
catori nel tauolíeri. . ' 

I precetti de i Tithagorici erano hreui, ̂  raccolti in uerfetti ,come quefli. 7\(ÍW percmtev 
iífúóco col coltello. Laua i l pié manco prima, & calda i l deflro. SenT̂ a mangiarla' trapian-
ta la malua. tua cafa non lafeiar le J^ondini. TSlécore, né ceruello mangierai. iSlon ori
nar yné parlar contra Ifole. Lo jpecchio alia lucerna'nonguardare. Fuggi la uid regale, fegui 
i l fentiero. Sputa nel unghie tue, yie ituoi capeüi. Et fmilmente formauano molti altri precetti 
detti con fómma breuitá, a i quali dauano altro intendimenta di quello y che fonauano le parole: 
& uolendo trattare d'una coja fola, fiando fermi in una- materia , raccoglieuano quelli uerfetti 
m una- certa, & determinata fomma prefa dal numero cubo. Si come cubo ft chiama, & é quel l 
córpo,che édifeilati, &difeiquadrati, &fkccieeguali come un dado, cofi cubo j l chiama: 
quel numero, che di fei numeri piani contento per ogni uerfo tiene eguali dimenfioni. • T âfceno i 
cubi dopo la mita difyonendo i numeri difyari, che naturalmente diípofli fono, ponendo prima i 
due diffiari, da poi i tre feguenti, dapoi i quattro, che uengono, & cofi di mano in mano. Ec-
co lo ejfempio. Lafciiilunita,.&piglia i due primi dijpari che fono $ . & ) . quefli raccolti 
fimno che éil primo cubo,piglia i tre feguenti dijpari']. 9 . 1 1 . & fommagli, quefti Jumo - i j 
che é i l fecondo cubo. & cofi uafeguitando ne i quattro Jeguenti difpari 13.15. 17. 19.¿he p.o~ • 
fli infteme fumo 6¿\. che é i l ter ̂ o cubo, Quando adunquefia, che mojfo il punto fifhccia la li~ 
7iea;&moffa la lincafigeneri la foperficie ; & moffa la foperficie fi faccia i l corpo, non é' 
lontano dalla fimiglianxa, fepigliando la unitá,&continuándolaprodurremo un numero linea-
re.il qual numero continuatoper lo fm uerfo faccia ilnumero foperficiale, i l qualemoffoanch'e-
gli faccia ilfodo, come fe uno fi aggiugnejfe aW imita, i l numero nato, che é due, dimoítreria per • 
una certa fimiglianxa, la limghex^a, che épropria della linea: & mojfo i l dm, come linea ,ft 
aggmgne alia lungh ex^a, anche la larghex^a , & f i f i i quattro, che é numero fuperficiale, che 
rijponde al quadrat o. queñi moltiplicato per due, che é uno defuoi lati, come fe egli fi mouejfe, 
ne genera ilfodo, a fimiglianxa delle figure cubo nominato. Etpcro non uale adirc fe fono fei 
fhecie, bifognajehe ci fiano fciunitd. Di ce adunque Fitruuio ̂ he'VTithagorki con. ragioni 

cubiche: 
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cuhiche de i uerfi dauano iprecetti lom & chepone/umo nonpiu di tre cnhi in mo tmtamento 
pero fomauano uno cubo grande di ducento &fediciuerfi in queflo modo . moltiplicanano i l tre 
in fe & faceuano ilfuo quadrato, che é noue. quefto noue moltiplit ato per tre,che é lato del qm-
drato tfhra uentifette, che é i l fodo, & cubo di quel quadrato :fmilmente laltro cubofifit dun 
numero lineareji quattro unita continúate. le quali moltiplicate infe, come eglifi mouejje la lk 
nea,fordunafoperficiequadratadifedici. &moltiplicata quclla foperficieper lofuolatoiche 
era quattro, néfiirá la fomma di fejjanta quattro: njpondente ad un fodo cubico, chegimto al 
primo cubo, che era uentifette fhra la fomma di nouantauno. Cofiilterxo cubo nato dal nume
ro lineare dicinque unita > & foperficiali di uenticinque, é cento & uenticinque, che aggiunto 
alnouanta uno, rende la fomma di ducento & fedici. JL quefto numero adunque aggiogneuano 
iprecetti Tithagorici, i quali hauendo fmile quantita di uerft, cioé: ejfendo con la ragione del cu 
ho raccolti,penfauano, che douejfero hauere quellafermezga nelle menti, chefuole hauere i l da 
do t quando égettato fopra iltmolieri. Ma é merauiglia, perche cagione i Tithagorici nonpi-
gliaffero il primo cubo, che é otto» & poi il fecondo, che é uentifette, &poi i l ter-xo, che é fef 
fantaquattro: & non raccogíiejfero alia jomma di nouantanoue quefti tre c!ibipÍ!^preflo,che co~ 
minciar dal noue: Maforfe diuideuano i trattamenti loro incubh& fe i l fentimento de iloropre-
cetti (Cuna materia non era comprefo dal primo cubo, aggiugneuano al fecondo y & fe quefto 
mn era bafleuole, aggiugneuano al ter xo, il quale era capace d'ogni fomma. & , perche il pri
mo cubo, che é otto, erapocoper comprendereunopropofito,per6 ftmo io, che andauano al 
fecondo cubo, che é uentifette, caufato dal tre, che é numero priuilegiato dapithagorici. & co-
ftpartitamenteaggiugneuano i cubifeH bijogno lorichiedeua, & nonfi meitemno in necefíita 
di ferrare tutti i loro trattamenti, in ducento é fedici uerft. ma alcuni erano compre/i nel uenti-
fette,altri nel feffantaquattro, & d t r i nel ducento, & fedici: né uoleuano pajfare piu oltra, fii-
mando, che troppo lungo faria flato uno trattato di quattrocento , & trentadue uerft, che fono 
del cubo natocUlfeif&aggiurtto alia fomma predetta. ^Aqueflo modo io ejjjonem la mente 
di Tithagora fin chefi trouaffe di meglio. 

Et i Greci compoíitori di Comedie interponendo dal choro le canzoni diuifero lo ípa 
tío delle fauole in modo, che facendo le parti con ragioni cubiche, con gli intermedij al-
leggieriuano i l recitare de gli Attori . 

lo non ho trouato anchor a come i Greci faceffero le parti, che io y ím chiamerei, con ragio
ni cubiche, non firitrouxndo le fauole, che ftmo hoggidl compartite a quel modo . Ma egfy 
hífognaua,ochegliMtifufferootto,o:ierootto fcene.per M t o , ouero i l numero de i uerft 
d'unafcena, o d'uriMtofujfe cubico. Ha pare che Vitr. intendagli intermedij delle fauole fat 
te di numero cubo per ripofo de i recitanti. feforfe non uogliamo diré, che gli intermedij fuffero 
per ripofo de gli attori, come il dado , o il cubo tratto ripofa: & non f i hauejfe a comparare al m 
mero cubo, ma alio ejfetto del corpo cubo, che gettato ftferma,fe altri non lo moue . & ame 
pan buonaejpofitione quefta, nonmi ricordando ¿hauere letto alcunoprecetto depoeti Jche co 
mandi i l numero cubo o de gli at t i , o deüefcene, o del numero de i uerft. 

Eífendo adunque tali cofe con natural mi fura da i noftri maggiori oíTeruatc, & ueden-
doiodi douerc feriuere coíe inufitate, & ofeure a molti , io ho giudicato con breui uolu-
mi ifpedirmi, accioche piu fácilmente peruenghino a i fenfi de i lettori; perche a quefto 
modo s'intenderanno ageuolmente, & io le ho ordinate in modo , che le non faranno da 
eíkre feparatamence raccolte da chi le cercheranno: ma faranno tinto un corpo, & in cia-
fcun uolume <:on i proprij generi faranno efplicate. Adunque o Ccfare nel terzo , & nel 
cuarto hbro io ho efpofto 1c ragioni de i Tempij,in quefto io efpcdiró 1c difpofitioni de i 
íuoghi publici;& prima io diró come s'habbia a poneré il Foro, perche nel Foro figo-
uerna& rcgge da i magiftrati,quanto raffioncuolmcntc apparticnc al publico , & al 
pnuato. « o r r Í 

Del 



Del Foro. Cap. L 
• 

GreclfannoilForoinluogoquadrato,con ampijfsimi,& doppi portíchif 
|| & con ípeíle colonne, & con architraui di pietra, o di marmo gli adornano» 

J & di íbpra ne i palchi o taflelli fanno i luoghi da paifeggiare . Ma nelle cit-
tá d'Itaiia non fi deue farc il Foro con la ifteíla ragione > pcroche da i mag-

giori ci é llata lafciata la ufanza di daré nel Foro i doni a i gladiatori: & pero d'intorno 2 
gli fpettacoli biíogna diftribuire piu fpatioíl, & larghi interualli tra le colonne. & d'in
torno ne i portichi deueno eflere le botteghc de gli orefici, & ne'tauolati di fopra fi faran 
no i poggiuoli.lc quaIicofe}& aU'ufo , & alie publiche éntrate faFanno drittamente 
difpofte, 

EgliéneceJfaríoybeÜOi&commodoneüacittáiche oltrn le ftrade,& le uie ci fiemo dette 
piax^e y & d e i campi; (come ft dice a Finetia ) percioche ohra l'ornamentcche ft uede ritrouan 
dofi a capo d'una ftrada un luego bello, & ampio 5 dal quale fi ueda lo afyetto d'una bella fabrica 
di Tempio , egli ft ha quefto commodo yche iuifi ramano legenti apajjeggiare, fi uendeno le co~ 
fe necejfarie^etmili a bifogni delta plebe,&fi da luogo a mdti¡pettacoli, £í ft come toma bene, 
che cifiano moltepiax^efyarfeper la citta: cofi moho piu é necejfario,&ha delgrande 3 & 
deü'honoreuGÍe, che ce ne fia ma principahfiima, 0 che ueramente publica fipoffa cbiamare, 
& doue ftano i luoghi doue fi trattano le caufe ciuili, & i tribunali de'giudici , & l e corti > i fena 
t i > done fi confultano le cofe di flato, oltraglijpettacoli, che fi fanno o per diletto, o per diu<h 
tione. Tratta admque Fitr. delladijpofitione del Foro principale, Ma per ifpcdirmi di queüe 
piaTge j che fono (parfe per la citta, dico > che gli antichi le chiamarono Triuij: & benche Tñ-
uio 3 &Qmirimo flano luoghi 3 doue fauno capo tre o quattro uie: nondimeno chiamarom Tr i 
uij anche quelli luoghi aperti, &Jpatiofi, doue fi ramauano molte perfone duna contrata t do
ue ftpuo diré, che Triuio fia una pie cióla piaiga. la quale chi ornare uolejfe yprendendo la for
ma dalla principale, fifhrebbeno due cofe, prima i portichi d'intorno yfmplici al meno 3 fe non 
duplicati : dapois'entrerebbe in quelle, per archipoflia capo delle uie ¡perche i l pórtico difuana 
tura ha del grande: Et uederepoi in tefta d'una bella firada uno arco Trionfule farebbe cofa & 
diletteuole > & honoreuole. come per uiuo effempio cipoteua dimoftrare la citta di B^oma. per
che la fionte d'un'arco a capo una flrada 3 fit parere queüa piu bella, & lo entrare neüapiazga 
ptr unarco jfkparere lapia^j^amaggiore, Tre uolte fhnno un'arco per l'ordinario y & per 
quello dime%opaffaua i l Trionfante, & il foldato, & p w g l i altripaffauano queüi, che incon-
trauano, ouero accompagnauano con allegreiga i l Trionfo. Le mifure de gli archi dipendena 
dal ¡apere dello lArchitetto, ouero fi potranno cauare da gli archi antichi, & dal fefto ca
po áelíottauo libro di.Alberto. & molti effempifipoffono hauere da gli archi r che fono in l io
rna 3 dir'mpetto alia chiefa difanta Maria alie radici del campidoglio . EN l'arco di Settimio 
Seuero traibelliy chefiano flaii fatti3doue fono fíate feolpite le uittorie álate con i Trofei* 
& i fimulacri delle battaglie terrefiri, & nauali > con i gloriofi titoli deüc imprefe * 
Et fe bene pare > che prima ci fuffero de gli archi 3 come egli fi uede fia la uia lata , eír 
la minerua un'arco fchietto detto Camillo , non dimeno quello , & altri archi 
flima 3 che non fuffero per Trionfi , ma per ponerui qualche flatua . ma io leggo 
ne ifacri l ibr i , che Saúl dopo una uittoria, fi d n ^ ó un'arco 3per lo quale egli perfib. Dinan^i 
alio arco di Settimio era una colonna 3 dúllaquale come da capo com'mciano tutte le uie d'Ita
iia 3 chiamaitafi laureo miliario. E'mi l'arco di Conflantino con ifuoi ornamenti menpuañii. <&-
énellapnntadd palatino, che riguardailColifeo.&dinanxi a qusflofi uede un árnica meta d¿ 
rmnoni > chiamata dagli antichi meta fudante, perche mandaua fumgrmdiffima copia d'oc'quc 
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per eflinquere la fete MmeUh che entrauano nello anfitbeatro di Tito, che era memo. Vareo Do~ 
rnitiano efnlajirada Fldmminia nelcapo della ualle Martia, uerjo il campidoglio .cjueflo arco 
hoggiy é detto di Trípoli. Fu dri?jato a Domiiiano, & iui c la fita natural forma conforme a 
quella, che fi uede nelle medaglie. Ma queWarco, che hoggifi cbiama l1 arco di S.Fito, che é r i -
tornando fu la uía Tiburtinaji dice che fu Vareo di Galieno Imperatore. ilquale fi crede chegli 
fujje driT^atopiupreflo per qualcheilluflre beneficio y che per Trionfo . Ma di tutti gli archi 
per eterna memoria ddla uendettaychefece Iddiopermexo diTilo c ontra i Giudei, é lo arco di 
Tito, piu ornato di titoli, & dijpoglie, che fia. nel cuifi-ontijpicio fi legge. Sen. pop. l\gm. di-
uo Tito diui Fefraftani F. Fejpafiano ^Augujio. DaWuna parte é feolpito i l carro del Trionfan-
te. ouero Parca del patto con le dodici fafci confnlari auanti. DaWaltra faccia ftfcorge la 

-pompa delTrionfo con le jpoglie. Eramil candelabro con fetterami. Erami le due Tauole di 
marmo neüe quali era fentto la legge di Moife. Erami i uaft del Tempio, la menfa d'omcjr al-
tre Jpoglie. Ma hora io lafeieró quefta digreffione de gli archi, che non éftata fmridi propofi-
to, perche da quefia navr 'atione f i da lume a qüelliche uólejfero hdggi d¡ drixgare gli archi a i 
Trincipi, I{e, & Imperatori. Hora ritornando al Foro dico, che i l Foro principale, fecando 
yitrujktto da Greci era di forma quadrata, D'intorno erami iporticail amplijfmi, & doppij, 
le colonne Jpeffe, & g l i architraui dipietre, o di marmo, & fopra i colomati fkceuano luoghi da 
caminare. Ma i I{pmani, & g l i Itaiiani, perche nel Foro fi dauano i doni a i gladiator i , non ri~ 
guardauano i l Foro, ma lojaceuano pin lungo, che largo, in modo che partita la lunghex^a in 
treparti,due ne dauano alia larghe%^a , done cadeua proportione fefquialtera. Erano gli jpa-
cijtra le colonne piu larghi ,& d'intorno i portichherano dijpofti i luoghi de banthieri,& di 
.queüi, che-.cambiauano l'argento ,fe non uplemo diré le botteghe de gli orefici, & di fopra ijpor-
tauano ipoggiuoli, accioche da queüi commodamente fi potejfero uederegli ¡pettacoli. & cofi 
riguardando al fine, & aWufo dijponeuano i l Foro, accioche fe legenti fujjero molte lapiaTga 
nonfuffe Hretta,fepoche non parejfe uota. Dice adunque Fitru. \ i Grecifhmío i l Foro in luogo 
quadrato con larghiffimi, & doppi porfíeali l doppij, cíoe di dentro, & di fuori U Foro, che r i -
guardino, & al Foro, & aüa parte di dietro, ouer doppi di dentro folamente con due crdini di 
colonne. & é meglio,perche Vitr.ufa anche nel ter%o libro , qusña parola, Duplices, in queña 
figmficatione. \ Et di jpeffe colonne. | lo flimo, che Fitr. intenda ni quejh luego i l T/cnoftilos, 
come intendeua nel ter%o libro lo Jpacio di¡peffe colonne d'mo diámetro & mezo. & che qúeflo 
fia U uero, lo dimoflrano le parole difotto,qmndo dice, che nelle ciítdd Italia nonfifa i l Foro al 
modo Greco, perche ad altro ufo i l Foro era in I talk > ad altro quello de Greci. pero dando fi in 
Italianel Foroi doni a i gliadiatori, & douendo i l populo fiare a uedere ,éra neceffario daré 
diintorno a gli ¡pettacoligrandi intercolunntj. Ecco", che egli oppone quefie parole a quelle , che 
ha detto di fopra. \ con Jpeffe colonne.} Dice anche, | meniana,che noi efponemo poggmoli.Si 
legge, che Menio uendé la fuá cafa a Catone, che era fopra lapia^a, & fi riferuó unafola co-
lonna, fopra laquale ui fece un tauolato, o folaro per poterui fiar fopra a uedere igiochi, & le 

fefle, & uolle,che i pojieripoteferogodere quefto priuilegio. gr di qui énato, che Ipoggiuoli, o 
pergúlate coperte,che fportano in fuorifi chiamauanofmeniana ; da quclla colonna diMcnio. 
Quefie meniane erano commodeaW ufo, per che iui fifiaua a uedere igiuochi,& iuififemaua-
no le cofe, chefi uendeuano, & comprauano, come fono i punti in .Amerfa, le uolte in real
to in Finetia. : • . . < 

Le grandezze del Foro fi deono farefecondo la moltitudine de gli huomini, accioche 
non fia lo fpacio poco al commodo, & ufo, ouero per lo poco numero dcllc perfone i l 
Foro non paia dishabitato . la larghezza fia determinata in modo, che partita la lunghez-
za in tre parti, due di quelle fe le diano; & cofi la forma fuá fara pin lunga che larga. 

ViaceaLeon Battifla, che la lunghe^i fia di due quadri,(¿rui aggiugne anche una bella cu-
fideratione, che é quefia. cioé che gli edificij, che faranno a torno lafiafga, fiano in modo pro-

portionate. 



Dortionate, che nonfkccianoparere lapiaxjaftrcíta > djjhido moho aki, o non Ufacciano f £* 
rere troppo ampia, ejjendo moho haffi, & dcprefii. pero cgli tmole , che gl i edificij fiano alti la 
terxa parte della largheiga del Foro. Eglifi deu'e confuicrare qucíio, cheba deíto Fhru. & la 
difiofitione fará titile aglijpettacoli, perche cagione la forma pmhmga%che larga fia pin com~ 
moda, che la quadrataperfetta, atiento che la forma ritonda fia pin capace, ^rpin commodaj 
d'o^naltrafigura, &poila quadrata* fe mhguardcmq alla capacita, nonha dubbio, chelaqua-
drata non fia pin capace. fe al commodo de gladiator!, ¿erto hanno piu commodita ncllapíu im~ 
%a, come che per legioflre, & per lo corfo de cauaüifia piu co?nmpda la lur.ghe^ra. fe confide-
'ram') la ragione della profpettiMa, épiualprqpofito la quadrata, perche tutte le pañi üínt&rna 
hanno pin uicinanxa al centro, etgliwettatm uedena pm egualmcnte i l tutto, pero io iafcio que-
Ba confideratwne a chi legge. £v pero neceffarwfkre ilForo fecondo la moltitudine dellegentf, , 
accioche nonfi comenga fhre quello ,chefece ^Augujlo. i l qualefece fare un Foro appnfjo due, 
che ui erano per la moltitudine de gli huomini \ & deilitiganti, <&., ¿ofece picciolo, per non dar 
nota a i patroni dellecafe uicine. Quefio Foro era la done fono hora gli horti dietro a M orfotioj, 
& alia chiefa difanta Martina. & f u fhtto con moltafi-etta.fi ordinó, che qmuifi trattaffero i 
giudicij pnhlici, fi ajfortiffero i giudici, & anche fi ramaffe i l ¡hiato per coiifultare ddle guer-
re, & de i Trionfi. & , che qiimiimmtQri.capitanipo'nejfero le jpoglie de i loro triQrf. hebbe 
quefio Foro due bellifiimiportichi, & f u adornato di cofe ranffime. ma che non ruina i l Tempe? 
che non difirugge la?guerra? che non muta la gente i Quefio, & altri F orí, come che moltífia-* 
no fiati belliffimi,o fono caduti da fe, ogettatí a térra da nimici,o tramntati in altre fabriche. 

Facenano i portichi moho ricchi, & grandi, & con pm ordini di colonne, Vufo de i quali era. 
perfuggire le pioggie,& paffiggiare, & fuggire ogni mia dellagraue^a dello aere > & del So» 
le, chiamauanfi dalla loro grandeiga milianj, o fiadiarij. & dalla lor maniera Dorici, Corin* 
thij, fanici, Tofcani, o Sotterranei, ¿r altri erano confecrati a i Dei. erano infomma ornamenti 
delle piange merauigliofi. 

B Curia. 
C Via xga dinan t̂ alie carcere. 
D Tia xga inan%i alia Cecea» 
G Bafilica. 
iA Le ale del Ta¡la7gp,nel mexo é i l Foro, ¿r dlntorno le bottevhéñ 
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Lecolonnedifopra ííanopcr la quarta parte meno dcllc co l^p^ ^Ifatto.,parche le 

cofeinferiori rifpettoalpefo, cheportano, dcono eílcre piu ferme,che le di tlopra.& 
anche perche bifogna imitare la natura delie nafcenti cofe , come é ne gli Albcri ritondi, 
coméelo AbetcifCiprcflbjil Pino, dcllicjiiali non neealcuno, che non fia piu grofíb 
dalleradici.jmapoicrcfcendoconnaturale reftrignimento di fopraa poco apoco per-
uienealla fommitá: fe adunque la natura delle nafcenti cofe cofi richiede, drittamente fi 
ctdina, che 1c partí di fopra íiancín larghem,& groífezza piu riftrette delle inferiori. 

•Bello M i u e n m e n t o é quefio di Fitr.ndprefente luogo . mole egli che fe uorremo fopra le co-
Imne del pórtico pone altre colóme, & leuare la fabrica con piu ordini di taffellh ofolari, che 
f i auuertifca difare le colonne di fopra piufottili la quarta parte delle colonne difotto* \ & piglia 
loejfempiodagli alberi,chedap;ediJonopmgroJsii& uanno egualmente ajfottigliandofi fin 
alia cima. Ben douemo auuertire, che i primo ordine era Dórico, i l fecondo Iónico, & i l ter~ 
\ ó Corinthio > & che nonfeguita > che fe le colome difottofono la quarta parte piu grofe deüé 
colonne di fopra, che anchefiano m alteiga maggiori la quartaparte, perche fe la coloma Do-* 
rica difotto, é di piedi quattro di diámetro ejfendo Dórica, fara altapiedi uentiotto. la di fopra, 
che fara IónicaJk bene fara un quarto menogrojfa della Dórica, cioé tre piedi, nonfard pero un 
quarto minore, d'altera della colonna difotto, perche fara di otto Diametri & me%p, che fono 
piedi uentiquattro,& mezo. & fe bene anchefuffero tuttigli ordini d'uno iflefío genere; bifogne-
rk , che la colonna difotto non f u f e piugrojfa dalpiedi, di quel lo , che é la colorína difotto nel-
la cima,doueftfa la contrattHra,accioche la colonna di fopra ftpofajfc ful uiuo,ben uiene anche 
Valtezga della colonna minore, ma non la quarta parte, pero bifogna auuertire a queUo che dice 
nitr. lo portero quifotto lapianta del Foro latino, lafeiando algiudicio, &piacere d'altri ilcon-
fiderare, & difkgnare i l Foro dé* Creci, 

; Le Baíilicheííano congiunte alForo nelle partí piucalde, chefiapofsibilc, accíochei 
negocíatori¡1 uerno íenza moleíHadi cattiui tempí a quelle pofsino transferirfí. & lelar-
ghezzediquellenonfíanominori,cheper laterzaparte,né maggiori,che per la meta 
della lunghez2a,fe la natura del luogo non impedirá, ouero non isforzerá a mutar mifura 
di compartimento. Ma fe'l luogo fará piu ampio inlunghezzapofte fiano ne glicftrcmi 
k Chalci.diche,cóme nella Giulia Aquiliana. 

^ Douemo auuertire, che Fitr.col Foro abbraccia le Bafdiche,SErario, i l Carcere, & la Cu
ria, perche Fitr.hauendo trattato delle Bafdiche, dello Erario, del Carcere, & della Curia,dice 
al terigcapofeguente. \ QuandofardfornitoilForo, bifogna eleggere il luogo molto fanoper 
glijpettacoli. 1 Ecco cheil Foro abbracciaua le dette cofe. pero mi pare, che in una fola plan
ta ,ftdoucriarapprefentdreil Foro con laBafdica, lo Erario, la Curia,& laprigione. Bafdica, 
fe uolemo interpretare i l nomc ,fuona cafa regale.&in quelU f i foleua tener ragione a coperto, m 
& trattarfí anche digrandi, & importanti negotíj.fcriue Tlutarco che Taulo Emilio fpefe da 
nouantamilafcudi, per quanto fifa contó, in ma Bafdica , laquale era nel mezo del Foro, cre-
deno alcuni, che quella Bafdicafuffe tra la chiefa difanto M i a r l o , & i l bel Templo diFaufti-
na. Fuole Vitr.chele Bafdiche fiano pojie in luoghi caldijfmi, & intende per luoghi caldifli-
mi, quelli, che fono uplti dallo Uquilone, & dal Scttentrione, come egli efrone nel décimo capo 
delprefente libro. & Fuole che la Bafdicahabbianonfo che da fare'col Templo, ma non pero 
inmodochefele dia quella grande ̂ p e r c h e molto piu dtgna cofa é i l Templo della Bafdica. 
In quanto adunque la Bafdica tiene una certa conuenien^a col Tempio , ella f i ujurpa molte ra-
giom del Tempio. & pero Fitr.dird qui apprefo, che le ragioni de gli ^rchitraui,fi-e^i,&goc 
cwlatotfipigheranno dalla fmmetria. delle colonne, come ha dichiarito nel térro libro. La 
Bafdica adunque imitapiu preflo, chepareggi i l Tempio. Fuole lUlberto > che per la molti-
tudme de tlitiganti, perli notai, &fcritton la Bafdica fia molto piu libera, molto piu aperta, 
&lummofa,acciochegliauocatit&idienticercandofirml'altroyfi toffim inungiro d'oc-

chio 
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cfjio uedere . Gliantichl aggimfero alie Baftlicheuno, & due Trihmd'hum, & dticportichi. 
Sia adunque la larghexga eon la lungheiga inproportione fottofefquialtera, ouero fottodoppia 
& iiuefio quando non ci fara impedimento dalla natura, fito del luogo. perche in quel cafo, 
ejfendo i l luogo pin lungoyuuole Fitr.che neglieflremift fíicciano Is Chalcidiched^ílbtrto legge 
Caufidica,et uuoleche Cauftdica fia una aggiunta alia lunghe^a dellaBafdica informa della k t 
tera.T. per trauerfo dellc te(le doue flauano gli auuocati> ¿r cauftdici a difputare le canfe. TfoUaft 
che chalcidicú é una forte di edificio detto dalla citta Chalcidiayche lo ufaHay&che era grande et 
jfratiofot&forfe Fitr.intende quefio3che fi aggiunga alia Bafdica,quando i l luogo fara piu lungOy 
diquelloycheporta laproportione dellalarghexga alia lungheTga.,Altri intendem la Cecca,del-
la quale Vitr, non ragiona altroue, che é luogo doue f i hatte la moneta 3 &forfe mi piacerehbe 
quejia efpofitione, quando la Cecea non facejfejirepito, che impedifee quelli > che difendeno, & 
trattano le caufe nella Bafilica. i l Filandro adduce delle autorita,che confermanoyche chalcidica 
erano edificij grandi. pero io mi accojlo alia opinión fuá . & quello effempio, che dice Fitr. co
me nella Giulia ̂ Aquiliana,io credo, che Vitr. intenda d'una Bafüicafatta nel Fnul'hdoue inuer-
naua Cefare;perchealcunitefti hanno. VillaLA JUÍIÍana. r> di^Aquilio f i troua una memoria 
in marmo nel Friuli, che io ho ueduta, & fi trouano i uejligi d'alcme Therme. 

LecolonnedellaBafilica(lañotantoalrc,qiiantofono larghii porcicliijma i l portica 
fia. terminato per un terzo di quello, che deue eííere lo fpacio di mezo. 

Se la largheiga del pórtico fara di dieci piedi, ftano le colóme dieci piedi, dico per ejfempio,' 
&per la largheiga del pórtico sintende lo ¡patio, che é dalle colóme al párete. Et poi mole > 
che i l pórtico fia tanto largo, che egli fia d'un terxo della larghe^a di mexo, cioé quanto fara 
i l corpo della Baftlica rijiretto da ipareti prendafim terxo-, & di quello fifaccia la larghexga 
delportico. 

Le colonne di fopraíiano minori di quclle difotto , fecondo, che detto hauemodi fo-
pra, I I parapetto, che é tra le colonne fiiperiori, S¿ inferiori íimilmente pare > che fia di 
douer efíer perla quartaparte meno delle colonne di fopra, accioche cjuelli, che camina-
no fopra'l palco della baíilicajnon fíano ueduti da i negociatori. Gli architraui, i fregi , i 
gocciolatoi íiano preíl dalla fimmetria delle colonnejcome hauemo detto nel terzo libro. 
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lonneclungapieaícento&uenti,larga feíTanta,!! pórtico]fuo d'intorno la tcftuggtne 
trai pareti^^ lecoIonne,élargo picdiucnti. ^ 

lecolmneerawdalUpMedidentrOi&Jofleneuamlatefluggmetma i l pórtico era mfuon 
a torno, & era ferrato di párete, comefi uederdpoi. 

Le colonne di altczza continúate con i capitcllipledi cinquanta alte,& grofle cinejuc 
Hauendo di dietro le pilaftrate alte piedi uenti, larghe due, & mezo,groílc uno, & mezo, 
le quali riceueno le traui, che Toftentano i canrerij, & i coperti de i portichi, i quali Tono 
íbttopofti pin bafsi alia teftuggine. Gli altri fpatij tra le traui de i pilaftri, & dclle colon 
nepergliinteruallidellecolonnefonolarciatiai lumi:quattro colonne fono nclla lar-
ghczzadellateftuggine ponendoui con quelle leangularidalla defl:ra3&: dalla finiílra. 
ma ncllalunghczza proísimaal Foro,pur con leangulari nefonootto , ma dall'altra parte 
con le angulari, rei,perche le due di mezo in quella parte non fono pofte acciochc non im 
pedifeano l'afpetto dello antitempio, del Tempio d'Auguftojil quale é poílo in mezo del 
párete dclla Bafilica, & guarda per mezo'l Foro, & il Tempio diGioue. 

Quando Fitr. dice ; & g l i altriJpatij tra le traui de ipilaflri, & deüe colonne, per gli interco 
lumij, fono lafeiatia i lumi. intende gli fyatij, che fono t rdl coperto del pórtico, & i l tetto del
ta teftuggine. & le colonne alte cinquanta piedi erano Corinthie, 

Euui anche ilTribunalcinquel Tempio meno di figura remicircolare.& lo fpatio di 
quello nella fronte di piedi quarantafei , & la curuatura di dentro di piedi quindici,accio-
che quelli, che fteífero dinanzi a i magiftrati non impediífero i negocianti nella Bafilica . 
fopra le colonne fono d'intorno gli architraui fatti di tre pezzi di due piedi Tuno incatena 
t i , & quelli delleterzc colonne, che fono nella parte d'intorno a i pilaftri, che fiften-
deno dallo antitempio, & toccano dalla deftra, & dalla íiniftra i l femicircolo . 

Ter le ter%e colonne egli intende quelle, tra le quali erano leuate U due di me%o, per daré ue-
duta aüo antitempio di ̂ íugufto. perche fono le terye comiheiando a contare dalle angulari. 

Sopra le traui d'intorno contra i capitelli fono alcuni pilaftrelli come piediftali, difpo 
fti per foftenere i peíi, alti piedi tre, & larghi quattro per ogni uerfo, fopra fono le traui 
ben comporte inchiauate di due pezzi 3 di due piedi Tuno . 

I Tilajlreüifono in luogo di Fregio. Le traui Euerganee. & bencompojle erano in luogo di 
cornici. noifolemo anche diré, quel traue lauora bene, quando egli é pofto in opera } & f a i l 
fuo offeio. 

Sopra le traui ftanno i traucríi con le chiaui, che contra i Frcgi delle colonne, & le an 
te,& i pareti dello antitempio foftentano uno continúate coímo della Bafilica. & un'altro 
dal mezo fopra lo antitempio , & cofi doppiadifpoíitione di teftuggine una di fuoridel 
tetto,&rakradella teftuggine interiore,porge una ueduta bella,& gratiofa . Símil
mente i leuati ornamenti de gli architraui, & la diftributione de i parapetti, & delle co
lonne di fopra, toglie una faticofamoleftia,S¿fcema per una gran pártelafommadella 
fpefa. Male colonne cofi alte fin alia trauatura della teftuggine, pare che accrefehino 
et la magníficenza della fpefa, et la dignitá dcllopera. 

Erano leuate quelleparti, cioé Fregi, architraui, cornici, & g l i adornamenti: & in luogo 
loro erano le traui euerganee, i pilaftrelli, & le traui di legnam,perche cofi era necejfario effen 
do molto¡patio tra coloma, & colonna. Era a miogiuditio una ben diíhofta Bafilka.&doueua 

delgi-ande. hora non cifono di quella ueftigijapparenti. 
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lapiantaéfegnata^í. 
La planta del templo d'^íugufto B, 
Lo ̂ Antitempio C. 
llTribmale D. 
llpárete dtüa Bafdica, che rinchiudeua i portichi E. F. C. H,. 
llpárete del Tempio I , K. L. M . & uamo con le ale dello antitempio a ritromre i l párete delUi 

Bafdica. 
Jpilaftri dietro le colóme. 

Lo in pié della Bafilica, & del Tempio dimoftra poi partitamente i l tutto.. 
• 

le colóme i . 
Ipilafiri de uentipiedi i . 
La prima trauatura del pórtico % . 
ifecondipilajiri dipiedi diciotto . 4. 
LetrauiychefGjientanoicanterijdel corpa del pórtico, che éinferiore al coperto della Bafi-

lica. 5 . 
Le colonne erano Corinthie. Le traui ditre morelli di duepiedi Puno > in uecr d'^Archüraue. 6, 
Ipilaflreüi di trepiedi 3. che ferumano perfrcgio. 7 . 
Gli attri trauipojliinfierne y&inchimati y che legauano: la fabrica a torno feruiuano per 
• cornici, compofti di morclli di due piedi l'mo. 8 . 

É tetto fi uede col jko legamento fopra i l pronao del Tempio 
l l párete del pórtico a torno la Bafdica. 9 . 
llparapetto alia prima trauatura delportico .. 1 o. 
ílumi fegnati, o, * . 
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2 > ^ Erario,Carcere,&deBa Curia come Jtdeam 
or diñare. Cap, 1 L 

'Eraric, i l Carccre, S¿ la Curia deono cífer congiunti al Foro, ma in modb^hc 
la grandezza del compartimento di quelle rilponda al Foro, & fpccialmentc 
la Curia fi áeue farelccondo lía dignitá de gli hafcítanti, cuera della cittá. fe 
ella faiá quadrata, c]uanto hauerá di larghczza, aggiugnendoui la meta fí fa-

rá laltezza. ma fe la forma fará piu lunga, che larga, cgli fi porra iiiliemt la lunghezza & 
la larghczza, & di tutta la fomma fi piglierá la meta , & fi dará all'altezza fotto la trauatu-
ra. Oltra di quefto fi deono circondare interno i pareti ncl mezo di cornicioni,o di legna-
me, o-di íhicco. ilche quando non fuííe fatto,nc uenirebbe, che la uoce de difputanti trop 
po alzataj.non farebbc udita da quelli, che odeno le caufe. ma quando d'intorno i pareti 
GI faranno i comieioni, la noce ritardata da quelli priinaíchc íia nelio aere difsipata, per-
ucnna alie orecchie de gli auditoria 

tram 

trario é luogo douefiriponeilteforo t i diñar o publico JT{ómani nelloErario conferua-
í tano tuttigliattipublici, <¿r decretidelSenato. i libri ekfimt¿ní,ne iqualieranodeferirte le 
trentacinque tribu di luda, Dice Suetonioyche Cefare abbrucia tuttí i libri delle obligan^che 
egli ritroub neüo Erario,per leuare ogni occafionedi odio. Come ejjerdehbia lo Erario y & i l 
earcere nondice Vitru.perche fono parte del Foro y che hamo feco le loro neceíjitayche fi rimet 
teño algiudicio dello xArchítettOi& pero de i Granai publichdello Erarioydelle armerieydel ñaua-
le , del Fondaco, & della Ceccay non dice altro. Dsono quejie cofe effer collocate inluoghificu-
rifíimi, (¿r prontiffimi, circondate d'atte mura y & guárdate dalle for^e ,-&dalVmfidie de ifedi-
tiofi cittadini. Kioi hauemo in Venetia i Granar:> & la Cecea congiunte alia p i a x g a . le arme-
rie ne lpa laTgp iflejfo, r[Arxana ficura guardara, &fornitayfe altraue rié o fia (lata almondo. 
La Ceceafopra lapiaxja ropera delSanfouinoJuift batte, & cimenta l'oroy&l'argento:&fi 
eonferuano i depofitiy&fi riduceno alcuni magiflrati deputati d í a Ceccaysiper la cura delle mor-
m e , come per l i depofiti , & per lunOy&l 'aftro contó ce una maratúgliofa' fomma di feudi* 
Leprigionifimilmentefono fotto ilpallaxzp, alquale é congiunta la piu rie cache bene intefa 
ehicfa nellatejíadeílajpaciuftpia^t . ínticamenteerano treforti diprigioniyhmadiquelV-, 
che eranofuiatiyOr mmodefiiychefileneumwyacciochefuffero ammaejhati, hora qttejlafi Ú 

aipaTSi 



a i p a m . taltra era dedehitorí, & quejla anche f i ufa fia m i . La t e m é douejlamo iper-
fidi i & rci hnomrtíi, ogia condemati, o per ejjerc condamati. Orcjiefortifono fofficienti, per
che i dditti > <& fallí degli hUom'mi, nafceno overo da immodejlia., ouero da contumacia , ouero 
da peimrfitá. alia immodefiiafida laprima. alia contumacia lafeconda. alia peruerfitala ter~ 
%a. Ityn uoglio qui adfarre le prigioni doue erano pofti i martiri, o quelle^chc ordinaronoi 
crudelipmi Tiranniycome Ex^ellmo da I{pmano> & altri, che uoleuano tormentare i miferi cit-
tad'mi ¡ma folo dirb che le altez^e, legrcJfeTge delle nmra, leforte'jge, & bajfe^e delleporte 
ft\ nchkdeno alie prigioni, accioche per niuna uiafipojfa fiiggire. j t h r l adunquefknno le por
te doppie y & di ferro, le uoite altifime, le mura di dwe,&grojfe píetre. & quello, che piu fm-
porta le damo uigilantifiimi, &fideliflimi cufiodi, oltra chetenghino le prigioni,( dirb cofi) 
nel coré'deüa citta. Fuole Mherto, che le prime prigioniftano piu fyaciofe, le fecondepiu nftret 
te, & le'ultime de malfattori riftrettifjime ,fecondo igradi de i delitti. Hauemo noi neüa citta 
noftra Mn moln Inoghi le prigioni, che fi chiamano cajfoni, doue fipongono queüi, che fono prefi 
^nottéper armii O per qualche occafione menohonefia. Hanno anche diuerfi magijirati le loro 

prigioni j . .Anco Martio edifico nel mexo del foro i l carcere, alquale Tullio aggiunfe una cam 
profond̂ L dcttapoi Tulliana, che era come le Latomie di Siracufa, & f i fcendeua da mano manca, 
per lo Jpíício di uenti piedi. era cinta da ogni lato di altifiime, &for t i mura , ofcura, horribile, 
& ptvzgplmte. t ra anche in l\pma doue é i l Theatro di Mar cello ¿l carcere delta plebe fatto da 
^ipp. daud. k , Vir. nel qualefiando egliper la uita uccife fe fiejfo. Sonó i Fefiigij di quello 
carcercappreffo la .chiefa di S.'KI¿colao in carcere, ilForo era de* litiganti, la Curia de Senato* 
r i , i l Comitió dmefi creauano i magijirati, onde igiornia quefio deputati fi chiamauano igiorni . i 
Comitiaiii. Era primafcoperto i l Comitió, fu poi coperto Vanno che ̂ ínnibale pafib in Italia. & 
poi rifiitto da C. Cefare. Era iui i l fico ruminale apprejfo le radici del Talatino. & i l Comitio era 
una gran parte del Foro. l^oi Helia citta noftra chiamamo ilgran configlio, quel luogo doue la 
numerofa nobilta fi rama per creare i magijirati. Ma uegnamo alia Curia, che noi chiamamo ' 
i l Senató , ouê o i l Tregadi, perche anticamentefimandaüano a pregare a cafa i nobili, che ue~ 
nijfero alconftíltare delle cofe delloflato . Soleuanogli antichiramarfiper deliberare ne i Tem-
pi j>& pero i l Templo di Giunone Moneta, & Senatulo, & Curia fu detto. Chiamauano anche 
Curia daue ifaeerdoti trattauano, &procuramno le ccfe deüa religione , come fu la Curia uec-
chia; maaltrú era la Curm doue fi raunaua i l Senato, come érala Hojiilia edificata da Tullo 
Hoft lio jbpra la Curia uecchia fatta da \omulo. Et la curia di Tomp.era dinan^i alfuo Theatro 
doue C. Cefare fu uccifo da i congiurati. Ma uegnamo a Vitru, ilquale ha piu cuore alia fimme-
tr:a M a curia che del reflo . Fuole, cheje la Curia fard riquadrata, che l 'altera fia uno qua-
dro & mexp alla largher^a, quefla proportione fefquialtera é molto commendata da Fitr. Ma 
piu comparando la larghe^a alia lunghe^a, che comparando l'alte-i^a alia lunghex^a.&-fe 
la forfna fiara piu lunga, che larga uuolc, che raccogliamo la fomma della larghe^a, & deüa 
htnglye^a infierne, & deüa meta fhcciamo raltex^a. Ma non dice quanto effer debbia la lar-
gher^hpr la hmgke^a, perche ha dettcchefihabbiariguardo alia dignitd delta citta, & 
degli habttanti ¡ che per hora cofi uoglio interpretare queÜa parola, Municipij; delta quale io 
hoparlato nel primo libro a baflan^a. pero fe moltidoueranno entrare nella Curia per ejfere la 
C'ttdgrandc, etpopulofa ,fifurd la curia grande, & cápate. <& perche nel confutare nafceno 
delle controuerfie, & é necejfario chegli huominifi leumo a diré le loro oppinioni, & a dijputare 
le materie,perb Fitr.ci da un bello auuertimento, a la uocefia udita.& umleche al 

m%o deWaltex^a fiano fhiti d'intorno i Com'cioni cheJportino in jm r i , accicche la uoce non ' 
JfperdaneW altera della curia. Ma quello, che fia opera inteftina, oue'ro albaria, diremo nel 

Del 
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n J T I n * r r r Derlhearro. Cap, 11L 

i Ornito \\ Foro bifogna eleggerc i l luogo moho fano per lo Thcatro, douc n« 
j giornifolenni a i Dei fi facciano i Giuochi. la ragione de i luoghi íani fi c 
dimoftrata nel primo libro, quando trattammo di fare le mura d 'intornol* 
cittá. percíoche quelli, i quali per uedere i giuochi,con le moglie, & figlmor; 

íilitcnsíono fiando i corpi per lo placeré, & diletto, fenza moueríl, hanno le uene apcr-
tc, nellequali entraño i uenti, che uenendo da luoghi paluftri, o daltre parti infctcateiCOfc 
pUfpirití loro danno gran nocumentQ.& pero fe con diligenza fi trouerá luogo per lo 
Theatroageuolmentefifchiueráognidifctto. Bifognaoltradi queftoprouedere,che'l 
Theatro non habbial'impeto dal meriggie»percíoche empiendo i l Solé la ritondez/4. dd; 
Theatro> l'aere rinchiufo nella curuatura non potendo uicíre, raggirando fi fcaldaj 5¿ afr 
focato cuoce & fcema rhumore de i corpi, & pero grandemente íi dcono fuggire íe partí 
nociue, & eleggere le fane, & buone. 

5"? come i l Trattamento del Foro abbracciaua la Bafdica, lErario, i l carcere, la Curia, 
coft i l trattamento del Theatro abhraccia molte cofe; deüequali Fitrumo ragmia in quefto, <& 
altri cap > & é cofa degna di auuertimento, perche uifono molte belle , & difficili pratiche, & 
fottili confiderationi, come diftinta?nentefiueira al fm luogo. Segmtando adunque'le.folite di-
uifioni diremo, chedeglijpettacoli alcuni fono per diletto dellapace3<¿r deü'ociorizltrifono dri^r 
•zatiaüofludio deüa guerra, & del negocio; i¿rfi come ne iprimi fi rifueglia i l uigore dello in
genuo, & delta mente, coft m i fecondi fi eccita la gagliarde^a delle for^e, &t desanimo: ma 
cCamendueuna ejferdeuela intentione,cioé indriigare i l tutto all'ornamento, & alia falute 
dellapatria, pero fommamente fi deue auuertire, che ne i giuochi, & negli (pettacoliy non fiam 
introdotte cofe dishonefte > lafciue. Hora diremo deíl'un', & l'altra maniera di Jpettacoli' 
Islella prima adunque, doue é i l diletto deüa pace, introduttifono i Toeti, i Mufici,gli iflrioni; 
nella feconda, che riguarda aglifludi dellaguerra fi fumo diuerficertami, & contentionijpetrr 
tanti alla for%a, & defire^^a de i corpi. iprimi fi da i l Theatro, che altro non moldir$,chs 
Jpettacolo, o luogo daguardare. a ifecondi,Jb(ono Jfettacolid'agilita^ defirex^aycorne.cor-
rere o faltare, fi da i l Circo, fe fono difor^ ,come di affaltare,& combatterecon le fi,cre,&con 
gli huomini, fi da lo tJnfitheatro. Conutngomprmatuttigli fyettacali inquefie cofe prima,, 
che fono comuti, o curui, dapoi hanno lo fyacio di me%o,& finalmente d'intorno tcngonoigradi, 
& i luoghi eminenti doue ¡lanm. le perfone a federe,- & a uedere.fono differenti nel difegno, per
cíoche i l Theatro? é come una Luna che inuecchia. l l Circo épiegato con le coma in tungo, & 
fi ficnde molto»perche fia commodo. alie carrette, & caualli, chte cor reno, fi foleua anche met-
terui lacqua, (¿rfiirui dentro le pugno nauati. Fero é che i l circo di fuá natura non ha portichi, 
& dicono,c he i l circo fu fittto ad imitatione delle cofe celcfli, pero haucua dodici éntrate per l i 
dod cifegni ;fette mete,&. terminiperli fettepianeti.&crano le mete dijlrihuite nel me%o deüa 
lunghezga delpiam da Leuante a Ponente, dijianti ma daWaltrq, done le carrette da due, & 
da quattro ruóte correndo andauanoper me'xoglifyacij del Circo, come difcorre i l Sole,&la Lu 
na, fottoil Zodiaco. & non ufauanopiu di uentiquattrodardi, per k uentiqnattro hore,che é 
ma riuolutione del Cielo, Erano quelli, che corrsuano diuifi in quattro liuree, una era di color 
uerde, che rapprefentaua la prima uera. laltra dirofato, che fignificaua la ¡late. la terxa, di 
biancopojiaper lo autunno. Iultima fofea, che dinotaua i l uerno. l l luogo, doue s'incomnc/auj 
i l corfo era detto carcere: noi chiamamo le mojje. .Alcuni non fknno diferen^a tra á r c o , ^ hip-
podromo, & catodromo. L'.Amfiteatro era di due Theatri congiunti infierne con le fi-oriti lorof 
& quefie forme erano prefe dall'ufo delle cofe, i-he fi fiiceuano in que luoghi. Vertratlare adun

que 
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que del Theatropartitametité, & chiaramente lo difb che dalfine fipotra ogni fuá difirikutio» 

' ne conftderare. & p & u lafciando ¿aparte le cofe communi ad ognifnbrica, che é illuogo fanotil 
fondamento, (¿rlapia^a-, & aítrecofei inche conuengono tuttigli edifieij per guardare. Doue-
mo confiderare leperfone, che uiuann0i&igiuochi i che ft fiinno. Bjguardando adnnque leper-
fone, trouamo prima una gran moltitudine di noblli, & diplebci che ad un tempo ui uamo,infie~ 
me ftantío j &forfead un tempo ftpanono. pero ft ricercano moite éntrate, malte filite, & mol 
teufeite. oltra diquefio perche i l tempo,chefiíta a uedsre, é lungoté neccjjario , che ci fia la 
commodita del federe, & che in m luogo fegganoinobili, in altro iplehei. i nobili haueranno i 
loro feggi da baffo, accioche ilfetore, che file con lo aere caufato dalla moltitudine, non gli of-
fenda. La plebe federa in alto, & tuttifaranno in modo collocati, chepotranno uedere» & udi~ 
re commodamente. leperfone, che recitano deono hauere i luoghi doue ft uejiino, & sapparec 
chiano per recitare, & i luoghi doue hamo da fiare perlrecitare ¡pero ne i Theatri fard necejfa-
riofkrefimili partimenti. I{iguardatido poi a i giuochi uenimo in confideratione ditutta la for
ma, imperoche ne i Theatri fi recitano poemi, &fifiinno Mufiche, pero é neceffario di daré tal 
forma al Theatro, che ognunopoffaudire chiaramente ifuoni, & lefhüole. alchefare é utilefa 
fere i l mouimento della mee, come fale, come é ritardata, come é lafeiata libera,che poffa per-
mnire alie orecchie de gli afcoltanti egualmente:& di qui é nata la confideratione deU!armonia, 
della quale fi dirá alfuo luogo. Da quefla confideratione condono Fitr.con fomma diligen^a ha 
tffeguitoladiftributione.del Theatro cominciando dalle fondamenta, &peruenendo fin alia ci
ma. Eleggafi adunque prima i l luogo fino, &fkcciafi i l Theatro nella cittd, & i l Circo difuori, 
eletto i l luogo fano mito dalferuor del Solé, & da i uenti nociuiper la ragione detta da Vitr. bi-
fogna fare buone fondamenta. & pero dice Vitr. 

Piu agcuolefaráfondarenei monti ;mafe in piano > o in luogo paluílrc per necefsita 
fi faranno le fondamenta, bifognerá,chequelIo, che fifa fotterra,& i raíTodamenti, 8¿ i 
feattuti fi facciano cofi,come di fopra ne 1 terzo libro, s'é detto delle fondationi de i Tepij. 
• Ben ha detto in luogo paluflreper neceffitd, perche non ci ha configliati d fopra, che in luoghi 
mal fani dobbiamo fabricare i Theatri, ma la neceffitd non ha legge. & perche non puo effere in 
luogo palulire,& fano? di queUa maniera, che \egli ha detto ejfer fine lepaludi d\Alt ino,& 
d'^quileia, come fono hoggiquelle di Fiuetia, doue con mirabil arte fi fonda nelle paludi ogni 
grande edificio f 

Sopra le fondamenta fi deono fare da térra i gradi di pictre , 0 di marmi. 
I Da térra} cioéfubito fopra le fondamenta. \ i Gradi. \ Ecco che la prima confideratione 

dopo lafanitd del luogo, é di accommodar leperfone. Far fi deono adunque legraduationifubito 
fopra térra, dipietre, o di marmi, & quefia pompa di fabricare era molto lontana dalla ro%aan-
tichitd, come dice Ouidio. 
Tu prima igiuochi o Bromólo fkcefii Sedean fopra i cejpugli le brigate, 

Quando per aiutar i tm donxellii Semplicemente era la fcena ordita. 
De i Sahini leFerginiprendejii, T̂ e ifolti bofehi con le fiondi órnate, 
^Allhor non eran driigati ipenelli, Ühirfute chiome della gente unita 
Verfofiener le uele, né togliejli Daltardore delfol eran guárdate. 
Ver jar Theatro da quefli, & da quelli 
Monti l i marmi, né fufti fi uano, ¡ 

* Che dipignefliipulpiti col grano. 
Soleuanoraunarfineidifolennipcrleuilleicontadini, (¿rfarc diuerfi facrificij, & giuochi 

rufticali; Et quefia ufanea piaeque tanto a gli .Atheniefi, chefurono iprimi, che la introducef-
fero nella cittd, Etchiamarono Theatro quel luogo, douefifaceuano que giuochi. I Ĵ omani da 
poi dtlettandofi difimili ufan7e, uolleno anche effi i Theatri neüa cittd, manon ^lifecero da pri
ma joperbi , & alti > & dipietre, rm di legno, & con qualche occafione, (¡>cfero poi molto, & 

mto 
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í//f w ft^ vlijnceuam di legmme, ^ f mpo, comefi lcgge che M. Scamo Mle pcr unfolom 
fe fece unTheatro di legno capace di ottantamilapcrfbne; che haucua la [cena alta in trc ordim* 
con trecento & feJĴ nta colóme di mamo, &i quelle del primo ordinc inferiore erario alte 
trent'ottopiedi.La parte difotto delta [cena era di mamo, la di me%o di uctro,la difopra dorata, 
g í r a l e colóme per adornamento cierano da tre7nila figure di metallo. Queflo Theatrofu i l 
piH grande, che gia mal fia flato fubricato .per i l che non potendo CurionCiche per le efj'eqme 
del padre ne uoüefar Uno, aggiugnerea quella grandex^a, ncorfc per aiutoalU induftr¡a, dv* 
uefece due Theatriamenduefopraperniin modo bilicati, & fojpefi, chefipotmano faci'mente 
girare. Sotto quelli Theatrierano le cafe, & icopei'ti doueflauano'-íjueíli, che con argane •> & 
ruotoli uolgeuano queüegran machine de i Theatri. Fu cofa marauigliofa ( come dice Tlmio ) 
& qmlpopulo, che era uincitor del mondo,applaudeua m un tanto fuo pericolo: perche una tra 
ue di quella machina ,chefi fujfe rotta, tutta lafabricapoteua ruinare, & rinoueüare' laftrage 
diCanne. Quefli Theatri uoltauano le curuature una in contra laltra,perchele nocí de reci-
tanti non fi confondejfero infierne ¡ poi fi congiugneuano infierne con le coma, & raggirati con} 
kgenti fopra faceuano uno amfitheatro, dapciilmexogiomo per U giuochi de i gUdiatori. 
Confiderando io,che Tlinio mole, che ciafcuno dit quelli Theatri fi moueffh fopra un pexnoy 
& che di due Theatri fifaeeua uno amfitheatro, &uedendononmem audacia ,che ingegno in 
tanta fattura: communicando le difficulta, che io haueua con mejfer Francefco Marcolini inge-
niofo inuefligatore di bclle machine, hebbi di lui con mirabile folertia la imentione di due punti > 
ne i quali fi poteuano porre i perni, &fare, che i Theatri nel uoltare non fi toccaffrro Vuno, & 
Valtro. quefli punti per diría breuemente eranogli eflremi del diámetro dell'orcheflra. Fero é 
che in piu Imghifi doueuano poneré de i ruotoli di bromeo dibuonagroffexga, accioche i Thea
tri fufjero da quelli portati, & foflentati , l l Cardano nel libro d&Ua fottilitá pone un'altro moda 
di girare quelli Theatri,al quale io rimetto i lettorL Vennépoi uoglia a Tompeio difame uno,che 
haueffe a durare piu lungamente,& pero lofece dipietra, & lo orno magnificamente,et fu mol
ió celebre, oltra i l quale ne fu uno in Leone di Marcello figliuolo di Ottauia foreíla di^íuguflo, 
capace di ottantamilaperfone. Et unaltro che Cornelio Balbo fece puré a richiefta di .Augufloy 
che era difiderofo di uedere la cittd moho adornata difabriche,&edificij, come dice Fitr. nella 
épiflola : ma tornamo a Fitr, 

Sopra le fondamenta fi deono leuar da térra i gradi di pietra, o di marmi. Le cinte fe-
condoTaltezza delTheatro perla rataparte,népiualtedi quello,che fará la larghezza 
della cinta per doné íi ua a torno . Perche fe faranno piu alte fcacciaranno la noce 
alia parte di fopra , né lafciaranno , che le parole fiano prefe intieramente , & ter-: 
minare con i l loro fignificato da quelli, che federanno ne i feggi, che fono fopra le cin* 
te. Et in íbmma cofi é neceífario, che ci gouernamo, ehe tirando una linea dal piu baífo, 
al piu alto grado, tutte le eftremitá de i gradi, & tutti gli'anguli fiano toccati da quella, 
& cofi la uoce non fará impedirá, 

Deueft auuertire in queflo luogomolto hene quello, che dice Fitr.che parla deüagraduatíone, 
doueftanno a fe dereglijpettatori. & f t bene io ho detto gradi, intendo pero quello, che intende 
& umleFitr. per quel nome che egli ufa, digraddtione, cioé tutta topera, & fabrica della fa-. 
lita; & dico, che le precintioni, che io ho detto cinte, altro non fono, che diuifioni d'intorno i 
gradi yper lopiano deüe qualificaminauaa torno. & umleFitr. chefiano tanto alte, quanto 
e la larghezza del piano per douefi camina. quefli pianifono detti da Fitr. hiñera . rende la 
ragwne, perche quefleprecintioni deono ejfere cofi alte. 

Se la cinta fara pm alta, che ilfiio piano l año , ceno é che la mee batiera in quella , perche 
non potra terminare per drhta linea alia parte difopra, ejfendo ribattuta, & rotta dall'aherra 
della anta. &pero Fitt . ci da un rimedw, i l quale é , che fi tiri una linea, cioé o corda, o faco-
»ia y o filo di ferro, che dd bajfocomind,&fin alia cima tocchi tutti glianguli de i gradi. ptr-
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che f i come la corda non fara impedita da uno grado piu alto deWaltro , coft anche non 
fara impedita la uoce ma falira egualmente dal bafo fin alia cima , & faro, intefa col fuo-
no } anche la fignificatione delle parole . Vitrmio non ci da regola qui deWaltera de i 
Theatri fecondo la rata parte : pero douemo aimertire, cheiTheatrifono ftatifattiranto al 
t i da alcimi-, quanto era ilpiano di me%o,perche uiddero, che la uoce f i perdeua ne i Theatri pin. 
bajfti&piuduramentefiudiuaneipiualti. Ma queflo fi potra ejpedire, dal luogo, dal dife-
gno, & dalle rególe, che fi daranno. Ecci mialtra regola, che riguarda alie perfone > che ui 
uanno iperodice. ^ 

Bifogna dirponere moki A rpat¡ofiaditiJ& fargli in modojche quelü di lopra non s ineo 
trino con cjucili di rotto,raa da ogni parte drizzati, & continui fenza picghe^ riuolgimen 
t i , accioche le perfone licentiatc da gli fpettacoli, non fiano cálcate, & opprefíe, ma pof-
íino ufeireda ogni parte fenza impedimento. 

Quellaragione, che é deWufcire, éanchedello entrare. afcendeua ilpopulopergradicoperth 
& rinfciua fopra ipiani delle cintegia dette. erano di qua, & di la le [cale, altre commode, 
& apene, altre piu dritte, & copene, per quelle afcendeuano i piu ripofati, é maturi, per que-
fte i piu curiofi, & prefli in modo, che eraprouifto alia eta , & alio appetito d'ognuno. 

Hgli fi deue diligentemente auuertire, che i l luogo non fia fordo, ma che la uoce pof-
fa liberamente chiara, & ifpedita uagare, 8c quefto fi potra fare, fe egli fí eleggerá luogo, 
doue non fia impedita la rifonanza. Lauoce éfpirito, che corre,& percofía dello aere 
fenfibileall'udito, Quellafimuouecon infiniti giramenti, non akrimentí, che fe nel-
l'acqua ripofata gettandofi una pietra nafceflero innumerabili cerchi dell'onda > crefeen-
do a pocoa poco dal centro,& allargandofi, quanto piu poteíTero, fe non fufiero interrot 
t i , dalla ílrettezza del luo go, o da qualche offefa, che non permctteíTc que giri dell'onde 
terminare fin doue fi poteflero ílendere. 

La uoce éfuono caufato dallapercojja dello aere, che diuerfamente da naturalifirumenti del-
Ühuomo é lo jpirito fuori mandato. i7 mouimento dello aere, percojfo dallo Jpirito, é circolare 
come quello dell'acqua y doue fiagettata una pietra, ma fi troua diferente in quefio > che i giri 
fatti neWacqua, pojjono ejjer nominatipiu prefio circoli nelpiano dell'acqua: & quelli dello ae
re , perche per ogni uerfo figirano pojjono effer chiamati sfert tconumgono pero con queüj deWac 
qua , perche fe & quefii > & quelli non fono impediti > i l jecondo nafcedal primo, i l tcrxp dalfe
condo > ilquarto dal terjo fin che tanto s'allargano * & ajfottigliano , che peruengono al fine > 
& cofi uaum dal primo fino aW ultimo femprecrefcmdo, perche la parte per cojfa moue la proffi 
m a , & f i allarga > & quefto intende Fitr. quando dice . 

Adunquequandolbno rattenuted-aaicuno oítaculole prime, che ridondano turban© 
¡e defignationi delle feguenti .conla- iíhíía ragione & giramento fi moue la uoce^ma 
Bell'acqiu i giri fi moueno in larghezza con piano cguale, & la uoce nello acre, & per lar-
ghezza,& peraltezzafifpandej&afcende a poco a poco. Come adunque neU'acqua 
con le defignationi delle ende, cofi neUa uoce, quando non ui é oftacolo , né la prima di 
fíurba la feconda, né le feguenti jma time con la loro rifonanza peruengono alie orec-
chic , fidi quelli, che fono a baífo, come di quelli ^che fonojm alto: pero gli antichi Ar-
chitetti feguitando i ueftigi deila natura, nel cercare la ragione della uoce , fecero i gradi 
de i Theatri in modo, che ordinatamente afcendeífero, & eercarono per la regulare Ma-
thematica, & Mufica ragione, che ogni uoce,che ufciua dalla fcena , perueníííe chiara, 8¿ 
foauealle orecchie de gli fpettatori. 

St adunque la uoce per lo aere fi moue circolarmente, chi duhita > che la forma ritonda, & 
circolare nm conuegna al Theatro ¿perche quando il Theatrofujfe di forme angulari > non per-
fáenirebbe lauoce egualmente alie orecchie, & alcuni udirebbono bene come piu uicini, alcuni 
male come pin lontani, Ecco adunque come lo Mchitetto deue effere & Mufico x & naturale. 

ma 
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ma moho piu per queUo , che fegue , ame f i ucdrn qui fotto, Dice adimquc Vhniuio 
chevliantichi Urchitetti hannoufato la regolata ragione de i Mathmatici > intendendo per 
canónica, & regolata la ragione de i numeri, deíla quale i Muftci efperti f i fogliono feruire : & 
comprende la jfeculatione i & la prat ea, dicendo la regulare Mathematica, &Mufica ragio
ne . Et perche i l luogo fia piu rifuonante > oltra la c ir colar figura de i Theatrh oltra i l giufio fa~ 
limento de i & M toccati tutti da un'iftcfa linea neglt anguli loro, fecero fopragli ultimi, & f o 
premi vradi difopra unportico a torno i l Theatro con ampie aperture dauanti, ma ch 'mf > di die-
tro,accioche fottentrande la mee in queüe amp ie^ , rifuonajfe fotto que uolti, come rifuona 
neüecauerne, &negliinflrumentiychehannograncorpo . D i quefti portichi ne dirá f i t r . a l 
luogofuo y fin tanto amertiremo a quello > che egli dice , 

Perche fi come gli organi nclle lame d'ottone, o di corno fi fanno perfetti con la dicíi 
alia chiarem deiruoni dellecorde.-cofileragioni de i Theatri fono ftate con ragione 

- Armónica ordinate da gliantichi alio accrefeimento della uoce. Cioé y fi come alia ragione 
deÜe corde, & del loro fuono saccordanogliiriftrumenti di canne, & g l i organi s cofi con tAr~ 
monica ragione aüo augumento della uoce da gli antichifono Jiote ordinate le ragiom de i Theatri 
come che uoglia diré, che la diefi > che é la minima uoce, & principio di accordargli inñrumen 
t i , habbia dato la regola di accordare gli inftrumenti da canne. Entra adunque Vitr.con que-
fio propofito a ragionare deW Armonía . Ut dice, che cofa é > & n e f i i le figure, & deferittioni 
interpretando la mente di ^Arifloxenoydel quale non douemo noiperó troppo afficurarci: impero-
che egli attribuma il tutto aüe orecchie; niente concedeua alia ragione; diuideua i l tuono in due 
parti eguali, cofa non approuata da i buoni ̂ Amionici, & finalmente é lícentwjbi& dubbiofo au
tor e . dice adunque Vitr, 

Dell'oArmoma, Cap. 11 I L 
'Armonía émufica littetatura, ofeura, 8¿difficileJ& fpecialmente a quellí, 
ebe non hanno conofeenza di lettere Greche. la quale íe noi uolemo eíplica-
re,egli éancheneceííariodi ufare le parole Greche,perche alcuna cofa di 
quellenonhainomilatini. Etperóquanto iopotró ,apertifsimamentc in-

terpreteródagliferittidi Ariftoxenoj&fottofcriueróia fuá deferittione,& difegnerói 
termíni de i tuoni, accíoche chi con piu diligenza ui attenderá, poífa piu fácilmente 
intendere. 

iAüa Mufica appartkne'i & confiderare, & operare d'intorno a que numeri} che ad altrift 
riferifeeno, aggiuntoui i l Juono. per i l che diuideremo la Mufica principalmente in due parti, 
deÜequaliunafaratuttapoftanelgiuditwdelUragione,&diquellapoco ne dice ^ArifloxenOi 
come diquella, che confidera lcfinatura, U dijferen^a, & la proprieta d'ogni proporthne, <&> 
dogni confonan'za, & pone diflintioni tra quelle cofe, le qualiper la loro fottiglic^a non pofib 
noejferegiudicate dalfenfo, Valtra confumandofi neüe operationi,& praticando in diuerfe 
maniere fi con la uoce y come congliinñrumenti,]<¿r componimenti dilettera ilfenfo demortali 
affaticatOy&porgeragentileammaeftramento'deüauita(comefiuede nellapoefia)U quale 
e una parte di quefla Mufica deüeprincipali. Mufica adumjue é ragione, & ejfercitio della na
tura Armcmca. armónica natura, é quella, che fi puo con fuoni adattare infierne . l a ragio
ne non opera, cwémndifcorre fen%a l'occafione del fenfo, perche non fugiudicio di cofe non pri
ma conofeiute .1 Egli é adunque necejfario di congiugnere una parte, & l'altra in modo, che i l 
fenfo prima fi adoperi, &poifegua la ragione. Onde ben dice Boetio, che bella cofa é di cono-
jeere con modo y & uia, che cofa éy&che cofa apporta quello y che é commme a tutti i uiuenti. 
Di queJU cofe i l migo non ha dnbitatione, i dottifi torceno > i conofeentifi dilettano. Et pero ía 

i Mufica 



Cúfica, chediletta lamente, & le orecchie, écongumta m i lamoralita, & con laJpecuUtw 
ne • \Accioche aiunque i l fuono accompagnato dolcemente pcrucnga alie orecchie, & che que 
g i r i , che fu k noce nello aere, non fiano impediti, l'uno daWaltro con Jproportionati?noHÍmentiy 
mafoauemente saccompagnino, & saiuüno infierne -, & accioche la mente f i riuolga alia cagiq-
ne della dolce%za dcüafoauiü de i fuoni y bifognaprimaconfderareil principio ida cui la twce 
prende attitudine dipotere ejftre regolata, & di cadere fotto l'^Armonia, & con quale moni-
mentó ellafi moua, & comeperuenga aílaperfetta compofitione. alchejure era neceffario di di 
re prima, che cofa fujfe uoce, & come nello aere f i moueua. pero Fitr. ce lo ha dimoftrato di fa-
pra,&ilreftanteéqmfottp. 

La uoce quando con mutatíoni fi piega, alenna fíata fi fa grane, alcuna ñata fi rende 
acuta, & a due modi fi moue, de i quali uno ha gli effetti continuati, l'altro diílínti, La 
continuatanoníl fermane in termini} néinaicun luego sma fuol fare le fue terminatíQ-
ninonapparenti, & gli intcrualli di mezo roanifefti, come quando parlando dicemo. 
Sol. Fior. Mar. Ben. perche cofi né done convine ia , né done termina fi conofee, ma qe 
di acuta s'é fattagraue, né di gráue acuta appare alie orecchie. per lo contrario adiuiene 
quando la uoce fi moue con diftanza, perche quando la uoce nel mutarfi fi piega uienc a 
fermarfi nella terminationecTalcun fuono, da poi fi muta in un'altro, & facendo quefto 
ípcíTeuoltedi qua,&dilajappareinconílante a i fenfi,come adiuiene ncllecanzoni, 
nelle quali plegando le uoci facemo uariare i l canto : & pero quando la uoce con interuaí-
l i é riuolta , egli appare in manifefte terminationi di íuoni, doue comincia >& doye 
finifec. • • - - • . 

Quefta diuifione é futta ( come dice ¿írifloxeno )perjeparar la ucee, che Ía t ta adentrare 
neWjírmonia, da metía, che non é atta. La uoce admque f i moue in due modi.prima che pare 
all 'orecchia ( cornej ) continuata, ne che maiftfermi in alcun modo di terminatione. quefta dal 
io effcttofuo fi chiama ragioneuole aperche con quello mouimento di uoce fidmo foliti di parlare, 
& racionare non alterando la uoce . Dapoifi moue la uoce in modo y che pare dtjiinta , & chefi 
parta da.uno grado d'altex^a'r &peruenga adm'altro che fi muti in diuerfe terminationi 
difuoni; onde da quefto effetto fi chiama diftinta ; ma daWufo melódica, cioéufata da chi canta y 
o recita uerfi. perche:(¡uando' noicantamo, o recitamo uerfi>al^amo & abbajfamo diftinta-
-mentelanocefermandola y & ripigliandola fi y che i l fenfo la conofee diftinta. Benche Boetio uo 
'gliaychenellorecitarimfifi y&'fmñatralacontim4a,y:& la diftinta . La 
uoce continua, &£moiftelfotenore non éfoítopoíía alia cenfideratione della Mufica y perche 
doue non égrane 3 & acuto non é confonan%a.; ma fi bene la diftinta . né quefta anchova fara at 
taalk confonanxe, prima,cheperuengaad un certo lídogoyfi come admiefieamolti corpiy i qua-

t linón fono atti a cadere fotto la ragione delpefoyfenon hamo una certa quantitdi& grandeiga, 
né pojjono uenire fotto ¡a prolpettim y fe non hamo quel tanto > che éfine del non poter ejfer uedu 
t i y ^.principio dello ejfer ueduti : perche la natura non comporta , che le minime diferente fia-

• no a ijsnfi degli hmmmifottopofte. //fmno adunque diftinto, & ridotto ad una certa , &fen-
fibilequantita Téprincipio deW^Armonia, come la Hnit¿é.prmcipio del numero; ilpmto della l i 
nea; lo inflante del tempo , Lanaturahacirconfcrittolauoce di ciafeuno inmodo y che i l pri
mo luogo di quelktyé i l piu bafoy & i l piu graueyche pojfa effer in alcmo. ma perche fucendo 
fempre unfuonoy & in quello fermandofi la uocey nonne riujcirebbe alcuna ̂ írmonia:pero deono 
le uoci mutarfi, &jalire,-. & plegar fi in diuerfe terminatio n i , accioche la piu baffa con la piu al
ta conproportione rijponda. La uia adunque deUa falitaynnxi lafalita fi chiama (patio > & di-
flintione, interuallo. ma la comparatione rijpetto a i terminié diuerfa, pero ftandp lo Jpa-
tio y quando la uoce dal b ajfo a fe ende alio alto y dicemo y che ella fi fu piu intenta.ypiu acuta, o 

. piu all a :ma quando dallo alto fi parte , & uiene al bafio , dicemo, che la fi rimette, & sabbaf-
a, & che din enta grane . Et fi come la natura ha. dato i l principio della uoce alia parte piu báf 
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fdydicnila Mufícafenejhrueycofifalendo q u a f i p c r g r a d i f t t m M i l maggiorgrado,al quale pojja 
lauocc namralmentey&commodamente fdirc-nonin wpdojche quello,chc la mtura ida dato per 
pm altofiprenda dallarte, ma in modo, chcfotto qUello j i truoui quel fmno della uoce, che ftq 
i l piu alto , & rifyonderpojja al primo in perfettijjma confonan^a, di maniera ? chefe piu oltre 
fi PaIfafe con ^ uoce [alendo, ofi fiiceffejlrepito,ou(;ro ad altra confonatiT^a non j t peruenijje. 
Ma perche non fiperniene dalprimo aWultimo, cige, dalpm bajfo alpiu alto fuono jen%a me^: 
pero falendo la uoce da¡primo, & piu hajjo luQgo al jommo, &p iu alt o •> che regolar f i pojja, \ 
necejfario ] che ella tocchi diuerfigradi& quelliftam conproportipnatijpattj dijiinti. l\ordi~ 
7ian%a della falita dejle uoci dalla piu bajja allapiu alta edettada Crecififterna, & da nóñri Sea 
la •: & perche praticandola, la riducono fopra la mano ypero la cfyiamam Mano, i Greci uoglio-
no diré, ordinata compofitione, i noftri commoda & ben compoJlafalit.a. Quella falitafi da ad 
intendere con linee , ¿T intemalUy che chiamamo riga, éjpatio. La fe ala adunque e una com

pofitione di righe, & dijpatij dritte & egualméñteprodotti y nella quale fi uedeno ferítte le note 
cTogni cdnto. L'ufo delle rige , & de gli (patij é y accioche fi, conofea diflintamentc la difim^a 
-deila falita & della difcefa delle note, le quali y.on fono altro, chp fegni di r̂ andar fuori la uoce, 
$t del tempo, che ella fi deue tenere. Hauemo adunque fin hófa , come deue ejjer quella uoce, 
che é atta alla melodia: Et f^itr. lafeiando a drieto molte cofey che dice lAriftoxem fia me%o, 
uiene aüa dmfionc delle melodic. & dice. : 
, Le maniere de i canti fono trej Tuna edettada Greci armonia , l'altra chroma.laterza 
diatonon. II canto armónico é concetto dall'arte i"& per quella cagione ií fuo cantare ri 
tiene grauitá,& autoritá non poca. Mail chroma ornato di íbttile Tolertia, & frequenza 
¿ c moduli porge piu íoaue dilettationc. Ma i l Diatono per cíTer naturale é, piu facile per 
la diftanza de gli interualli. 

j Se io hauefii a trattare detta Muficay i o la or diñar ei altramenté ¡ Ma ioJntendo,di Jeguitare 
i l modo própófio da yitr* Ma?iiera, o Genere é un certo compartimento de gli fíwtij nelle [cale, 
eír nelle ordinanye, che rapprefenta diuerfe Idee d'^írmonia: & di quejii diremo partitamente 
quifotto yfkcendo chiaro, qtíello che pare amolti ofeuro, & difficile. Trefono adunqae. i gene 
r i della melodia. Chromatico, Diatónico, ̂ Armónico . Quefti prendeno i nomi loro dalla u i c i -
nanxa y ouero dalla lontananza deglifi>attj.y nelle[cale r e> ordinan^e. .Armónico é quello, che 
nella fuá ordinanxay ahonda di prgjfimi , &piccioliJJimi interualli , & breuijjime falite delle 
uoce y & é cofi chiamato , quafi adattato , & confertato . Diatónico é cofi detto , perche 
ahonda di jpatij diñar^ti per tuoni • quafi andante per tumi . & in quello la uoce m o l -
to fi s í e n d e . Chromatico é quello y che piu ahonda di femituoni nel fuo compartimento . 
Chroma fignifica colore : & perche' que fio. genere come-colore fi muta dal la prima in-
tentione y pero é cofi nominato . Di quejii tre generi piu uicino alia natura é i l Diató
nico y perche egli fuccede quafi da fe ad ognuno y che canta fen^a ammaeflramento . 
Titf artificiofo é i l chromatico , come quello , che fi effercita folamente da g l i ammae-
flrati : Et pero la maggior parte de i Mufici saffaiticaua in queflo genere : per
che fempre uoleuano raddolcire y & ammollire g l i animi . Lo ¿4rmonico é piu effi— 
cace , & é folo de g l i etcellenti nella Mufica , & é prefiantiljimo tra ogni com 
ponimento . & molti per la dcboleiga loro non lo ammetteno , perche egli non fi 
puo cofi fhcilmente metiere in ufo . Scuero , & fermo , & confiante é i l Diatónico , 
<& dimoflra cofiumi , ¿v hab i t i uirili . Molle , & lamenteuole é i l Chmnati— 
co , Ojiando adunque fia y che noi piogli-imo fhre uríordinan^a y ouero una fcala, 
che tanto é , quanto ac cor daré uno ftrumento , necejfario é , che fappiamo fecondo 
quale de i tre generi lo uogliamo companire ; perche a materie dolci, ¿r lagrimeuoli, c i 
mwle i l Chromatico: ̂  alie grandi, & heroiche i l Diatónico J come altre ad altrig'eneri yoad 
altre mefcolan^e di quelli; perche ognuno de ipredettigeneri apiu modi jpecialifipuo part i ré;^ 

quelli 
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(¡mlliparticolaricmpartinienti di ciafam genere gli damo uncerto afpetto, & forma diuerfa, 
quaft aguifa dipittori colorandogluaccioche fifztcciano udiref rcondo le idee > che fi mole, ^ 
nonfifuccia a cafo la imitatione deüe cofe, che fono grandi, confianti, molli, mutabili, tempera-
te, emediocri, come compórtala loro natura ;nel che confifle ogni bello effetto deW^írmonia, 
perófi come é cofa degna di conftderañone, coft agiorni nojiriépoco confiderata; & molti pen~ 
fano col genere Diatónico difatisfare ad ogni qualitd di cofe i &ftanno ojiinath né uogliono udi
re alema ragione, o per che pare loro di perderé quanto hamo impar ato, o che impojfihil fia of-
feruar quefle rególe, o perche ueramente fono igmranti, & ¡prcigatori di quello > che non f in -
no, lo uorrei, che quifuffe luogo di exonere le idee, & i colorí comenienti ad ogni qualitd di co
fe, fecondo i loro generi, perche con uiua íjbWférfyk deüe orecchie confermata da inuincibili ra-
gioniiglifaret confejfar lo error loro; ma troppo tempo, & maggior occafione fi richiede. ben 
ajfermofepenfano colgenere Diatónico folorapprefentare tuitigli affetti humani > che s ingan 
nano grandemente, perche come dice Vitru, 

In quefte tre maniere difsimiglianti fono le difpofitioni de iTetracordi, perche i tera-
cordi del genere Armónico hannodue tuoni, & due diefi. Diefi é la quarta parte del tuo-
noj & coíi in uno femituóno fono due diefi. Nel chromatico fono pofti in ordine due 
mezi tuoni, ma i l terzo fpacio é di tre femituoni, 11 Diatónico ua per due continuati tuo 
n i , & con lo terzo fpacio d'un femituóno compie la grandezza delfuo Tetracordo. & 
A quefto modo i Tetracordi, ne i tre generi agguagliati fono, & pareggiati di due tuoni, 
& d'un femituóno. 

. • • ¿10 • . :: 

¿liMomcru CH\OMJ:TICVM. 

diefís, diefis. ditonus hemitonitm hernitonium trihem'tton'mm 

• • -

D I J Í T O X I C F M . 

tonus hernitonium 

• 

5-¡ 

i. 

• Intuttiiretracordid'ognigenere fono quattroterminhofuom, ogradi,chem?lian dire.tut-
tifaltano aduna fomma in trefalti, ma diuerfamente.perche Armónico file dalla meta d'un 
femituóno, che diefi fi chiama, & quefeo é il primo pajjb, o interuallo. i l fecondo pafo é di fa-
lita ad unaltra meta di femituóno, & d'indi alio ¡pació d'un ditono. l t chromatico ha lo primo 
fpatio d'un femituóno j &fimilmente i l fecondo, mafalepoial Trih'emituono . Finalmente i l dia
tónico, ha lo primo (pació d'untuono, lo fecondo d'un tuono, i l ter^p di mero tuono f i che in 
ogni genere i l Tetracordo é compofio di due tuoni, & un femituóno , & queño é che dice 
r i t ru . che i Tetracordi fono ne i tre generi agguagliati, & pareggiati di due tuoni, & d m fe-
mtuono.&perche sintenda meglio quanto dice Fitru.diro che cofa é Tetracordo che cofa é 
fpacio, & interuallo,&< dichiarirogli altri termini pofli da lui, quanto io penferb 'che fia per 
f ^ ^ ^ M ^ ^ ^ f ^ breuiÜ,&chiare^a, chefipHoin fhmlematja áffi-

f ^ í ú t f i í r ^ * t a í Í r T r a ' Ddlefcale'f ordlri7¿ f & & * * * # Í S con igradi dcUa piubajfa > & deüa pm alta noce contiene queüt conjonan^a, che le abbraccia tut-

te>& 
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te, &(jueJlo non ftpuofare fe la ordimrvza ddlafcalanon tiene qtdndicigradidiuocei&qmt^ 
tordici fpacij. Grado io intendo i l lnogo della uoce o alta > 0 hajja, che fia: ma perche da prima 
Vhuomo nel mondo non hafatto perfette le coje ddle arti, ma lefcien^e y (¿ríe dottrine apoco cí 
poco con l'aggiunta de ifuccejjorijbno crefciute; pero non fu rttrouato da principio tutta la 
feala, & ordinanTgdeUeuociymabenedapoift fonoformati tuttii gradi.la onde nel formare 
gli inñrumenti muftcalift ufauano le cor de & i nerui de gli animalhi quali rendeuano ijuoni pro 
portionati, & anche ¡ i ejjercitaua fenya alcuna Mufica la ragione fopra ma [ola corday parten 
dola mmerofamente irimodo, che toccando quella uota^poi fopra uno ¡pació determinatOiren-
deua quella confonan^a, che f i cercana. Oueña forma f i chiamaua monocordoj di modo, che 
uera una corda f üa. Ma gli antichi uolendo ejfercitare la Mufica >faceuanogli inflrumenti di 
piucorde, dalnumerodellequali dauanoil nomea gliinftrumenti.Verochiamauanotetracor-
do lo inífrumento di quattro cor de, pentacordo quello di cinque, & cofi nel reñofino allo-inñrtt 
mentó pentecacordoycioé di quindicicorde corrijpondenti a quindici gradi dellauoce, che focena 
no quattordici jpacij, & interualli. (pació, & interuaüo non é altro ( come ho detto ) che quan 
tita della noce tra due fuoni. & qui é riprefo ^Arijloxeno, che pone lagranitdy& Pacntezga del 
la noce in qualita3&non in quantita» Dalle dette cofe fi ha.che alcune ordinam ê ftvanno mag~ 
giori, alcune minori. Maggiori fono quelle, che h.mnopiugradi > & minori qneüe3ehe ne hamo 
meno. La done grandijjimafar a quella apprejfo gli antichi y che hauera qumdici gradi. D'wo 
apprejf) gli antichi, perche dapoi ne fono ñati agginnti de gli altr'hperche niente ci uietayche con 
ragione non andiamo pin oltre, & jpecialmeñte nelfaregli inñrumenti mnficaliy chepojfom fal
liré pin alto della uoce humana, Uquale temperatamente tra quelli quindici f i contiene*.&fepm 
oltra pajjajfepotrebbe ejjere Urepitofa, & inetta aWordman^a: ilche non adinienein mQl'tiJfrn~ 
menti. Istoi hauemo dichiarito, che cofa i ¡pació, & che cofa é Tetracordo.ci refiano alcuni al! 
t r i nomiiperfare lainteUigenxa di Vitr. pin piaña, & fono queftL Diefi, Tuono,femituoño¿ri~ 
hemituono, Ditono, che fono i nomi de gli interualli. l l tuono adnnque e i l principio della confo-
nanza,cioéilprimo termine, & fondamento della confonan^a, nato da proportione fefquiotta-
ua . Confonanxa é uno mefcolamento di fuoni graui, & acnúproportionati, che con diletto pev-
utene alie orecchie. io ho detto nel ter^p libro,che cofa ¿proportionefefquiottana cioé qnando i l 
piu contiene i l meno. unafiata, & la fuá ottaua parte; come none contiene otto, chi mole adun-
que proportionare i fuoni, éneceffarioproportionaregli fpacíj,& chimóle proportionare gti ¡pa~-
cij,bifogna che uft i numeri,& le loro ragioni \ & quella. proportione,. che é tra ¡pació é ¡p'acioy 
faro, anche da fuono a fuono: pero done lo ¡pació ¡ara compartito in fefquiottaua youeroin attrk 
proportione di numeri, iuii l fuono hauera la ijieffa comparatione.Volendo adunque fare che mut: 
corda ri¡ponda un tuono, partir ai la fuá lunghczga in noueparti, & ponerai lo ¡cabello fono fe 
otto lafciandoue unafuoriy& cofihauendo toccatoprima la corda nota yintiera , &fen^afsa.-
belloypoi toccando quello ¡pació dallo fcabeUoinpoiycheé lungo otto parti ,.trouerai che ella 
t i rendera un tuono. fia la corda tirata fopra un pianoy a b , & fia dinifo fotto di quella i l pia
no fecondo la lunghex^a deüa corda in none parti,dico chela parte, c. b. chelafciafuorinna 
deüe noueparti , & ne abbraccia otto yfonerd un tuono, con tutta la corda. Maprima del tuo
no ponemo Cunifono, che é lo ifleffo, & perpetuo tenore della uocefenja afcefay& difcefaycome 
hamo tune le note, che fono fopra la meM riga, o tra lo iftejfo ¡pació. la done íunifono non é 
¡pació, ma fondamento de gliffiacij: come ut ut. re re. fopra una iftejjarigay onevo tra uno ijiejfo 
¡pació. Ma i l tuono é notato con la difian^a > che é da una riga alfeguente¡pació , 0 per lo con-
t rario, come dall'ut, al reyafcendendoy ouero dal rey alVut, defcendendo : ¿ r qui anche ey riprefo 
¿íriftoxenoyilqualenonufa numeri nel notare le uociper raccorre le proportioni , ma pigtiata 
loro differen^a nelmê Oy di modo, che egli pone la ¡peculationenon nelle uqci, ma in quello, in 
che elle fono differenti, cofa non beneconfiderata,credendofi egli faperela diffcren^adiquelte 
mch dellequali egli né rnifura » négrandeva ritruoua, dando i l tutto algiudicio delle crecchie. 

Diuide 
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Diuide egli i l tuono in due parti egudi, & cjuefte chiama femhiíonh & non uede->che nimiapro-
fortione foprapartientccomc é quella, in che confifte n tuonoy fipuo dinidere in duc parti egnali. 
poicheadmqueiltuonononftpmcgmlmmte dinidere, egli fi partirá iñdue partidifegualiy 
una deílequali fi chiama femituono minore , & diefi ü'altra jemitnono maggiore, & .Apotome. 
l l femituono minore, é quellaparte del tuono, perlaquale,la proportione fefquiterxa,é maggio
re di due tmni,cioé di due fefquiottaue. Écco loefempio. Tartirai lo (fiado delta lunghe^ 
deüa corda, in quattro pdrti, & al fine della primaJbttoponi lo [cabello, la corda intiera, con 
le tre parti fuonera una fefquiter^a,perche cofi é diuifo lo ¡pació , dalla cui proportione (come 
ho détto ) deriua la proportione delfiuono.feadunqueponeraifopra la detta corda dué continua 
t i tUoni, pariéndola come sé detto difopra, dico che lo Jpacio, che fiará dallo ficabello, done é 
fegnato i l fiecondo tuono , aüo ficabello , doué é fiegnata la fiefiquiter^a, t i fiuonerá i l femituono, 
che é Jpacio come dalmi, al fu, &cofii hauerai quattro termini. ut. re. mi. fia. étre Jpacij. Puno 
da ut. a re. che é un tuono, íaltro da re, a mi, che é i l fiecondo tuono, & i l terxo ,cheé da mi. a 
jfk.che é unfiemituono minore, o diefii, ¿r queflo é i l Tetracordo del genere diatónico, che chiude 
la confiomnxa nata da proportione fiefiquiter^a,che i nojiri chiarnano quarta, che Jale da ut .afk, 
per due tuoni, & unfiemituono minore. Ma i l fiemituono maggiore é lo reflante del tuono, cioé 
tjueüo, che épiu deüa JefiqUiter̂ a al terxo tuono ̂ perd poneraifiopra la corda tre contimati tuo-
'1iii,Ufiáando la fiefiquiterxa al fiuo luogo, & hauerai dalla Jefiquiter̂ a alreflo del tuono iljemi-
fuóno maggiore. Queflo nomeadunque di fiemituono non impórtamelo tuoyio apunto, fico?m 
fiemiuocale, non fitpiglia per meya uocale apunto; ma perche émeno, non arriua aüo tjfier 
uocale, & f i i r uoce da fie, comcfíimo le uocali. Et queflo dettohauemo nel quarto libro , par* 
lando deüefiemimetope, & de gli hemitriglifi. Dico poi, che i l tuono & Jemitnono, benche non 
jumo ^írmonia, & confionan^a, nientedimeno eglifi deue confitderarel'uno,&Valtro,siperche 
diflinguenogli Jpacij delle confionan̂ e, <&; mifiurano i me^i Muficali, si perche le fiode confionan̂ e 
per l'uno, & laltro ¡i légano infierne, & finalmente aWuno, & aWaltro fi attrihuifice lafiorza di 
commoueregli affietti. I numen ¿un tuono fono otto, & noue. didue ottantauno.fiettanta due, 
fiejfiantaquattro. & fit fumo molt'iplicando otto in fie, none m fe,&otto in noue. I numeri di tre 
'tuoni fiono,j 19. 6 4 8 . 5 7 6 . 5 1 2 . moltiplicando 8 r . 7 2 . 6 4 . pernoue.<¿r per ot
to. & a queflo modo uanno.i tuoni continuando con i numeri-, ne iquali la proportione del mag
giore al minore efiemprefiefiqmottaua. tuono adunque é cerne da i¡r,a re, dariga a¡pació, Ditono 
come da ut. a mi. Jaleado, ¿r da mi ad ut. dificendendo da Yiga al fiecondo Jpacio ; pure che non 
ni fiidfiemituono dme^o. queflodilettaalle orecchfe,manon éconfionanxa; &fichiama ter^a 
maggiore. Triemitonid come daré, afá Jalerido, & chiamafit anche fiefquituonó, & é¡pacio,che 
ahbraccia un tuono, & un fiemituono minore, noné confonan^a, perche le conJonanxe,nonfiom 
mproportione fioprapartiente. & ilfiefiqmtuono, (come fi dirá poi) é intale proportione. Chia-
mafi da nojiri ter^a minore. & é lo Jpacio da una riga altaltra, par che tra me%o uifiia un femi
tuono . l l fiemituono maggiore ( corneho detto,) Ho auan%o di treficfquiottaueleuatane lafefi-
[quiterxa, &percid é detto Upotome da Creci. (& é alieno dalgenere diatónico, perche non Ji 
admette nel componer e, non hauendoluogotrale cor de. perche non puo rijpondere ad alcuna 
corda per fure alema confionanxa. Conuengono tutti i detti Jpacvj in queflo , che tutti fierueno 
allaMufica. il tuono,&ilfiemituono fierueno per fiondament i alie legature de i TetracordiJlTrie-
mitonio, &ilditono,pcrcheuannoneicompartimenti deigener¡,<& perche dilettano Tud'uo, 
Dilettano moltifiuoni, che non fiono confionan ê, come é la ter^a maggiore, & la ter^a minore, 
¿ r lajefla minorefutta dal fiemituono con la diapente.cioé conl'aggiunta d'un fiemituono alia fiefi-
quialtera,&fiífu quando fi pajja da ciafeuna linea alio terxo Jpacio , che contiene due fiemituoni 
mnon, & tre tuoni, come da mi, afii cantatiper la fiefla. euni anche i l tuono col diapente, che 
paJJada ciaficuna linea, alio terxp ¡pació, mx ui éfioio unfiemituono, & quattro tuoni, come da 
ut, a lajcantatiper lafiefia. & J i chiama fiefla maggiore. euui anche ta Jet tima minore, che ab-
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braccUduefermtuonimmorh&quattro tuoni> come daut a mi f da uno ¡pacto al quarto[pa
ció, cuero da una linea, alia quarta linea, cifono anche molti altrijpacij, piu preflo collocatt npl 
lo effercith, che nelle rególe, come é la nona* la decima, la undécima, & la duodécima : ma di 
tf^g lafciamo la cura ad altrL Delle confonan ê diremo pou 

Fnifomm 

ro««f Semitonium 

Ditonuz 

•• -

Semiditoms. 

A mono 

1 
• 

Bauendo noigettato i buomfondamentiyefioneremo Fitr.Dicc egli, che diuerfefotio le dijpo-
tioni de i Tetracordi, & i co npartimenti loro ne i tregeneri, & la ragione é quefta-, perche fono 
app licaü a diuerfe intentioni, <ét idee fecondo, le cofe, che fono obaffe^o grandi, o medioc r i . 
Dichiara poi U d ''(po(itione di ciafcmo, & dice, che la diípofitione del Tetracordo, nel genere 
.Armon'co, cke egli armonía dlmznday contiene d'ie die/iy r̂ - duetuoni , & sintende aqueño 
modo, che la faüta dalla parte graue et bajfa aWacuta, & alta fifu faléndo dalla meta á!un fe-
mituono yche falo primo lpacio,aWaltrametáy che fa lo fecondoy r̂ da quejlo fifaleallo ¡pació 
d'un Dituono;& cofi queflo Tetracordo rinchmdeua la confonan^a diatejfamiy che noi chiamia 
mo quarta. La ordinatione adunque del Tetracordo ^rmonicoy fondata la prima mee dalla par 
te graue i-a dqlla proportione fefquiquadragefima quinta, alia fefquiuigefmater^a, & indi alia 
fefquiquxrta y & ritorna pergliiftsffigradiyahbracciando i l primo Tetracordo, & quefto pro
cederé é faíendo dalla diefiyalla diefh & di indi al ditono negliJpacij fuoi.& quiui diefi é la me
ta delfemituono minore, che procede dal partiré la différenla degli ejiremi della fuá habitudine 
in modo, che la maggiorefia aüa parte piu alta, & la minore alia piu graue. La diefi in Greco 
édetta anche Tetartemorlay^pero Fitr. dice che la Dieft é la quarta parte del tuono , & che 
nelJemituono fono d'-te diefi. Eccal'habitudine degli eñremi dd femituono rninorey 
étredici y perche ilfemitmno minore confíjie nella proportione, che hannoqueñi 
numen z 
tm 
part ptugraue. Fcdi adunque quantobreut fono glifpa 
cij deirarmónica melodía, chê  a pena fipoffono regalare dalla ragione, non che ef-
fer comprefi dal fenfó per o egli non ¡litro ua al tro colore, o compartimento di 

z<¡6 245 

dijferen^a 
262 270 

queflo genere, che ilpredetto; per leragionidei minimi intcrualli. Ma fipuo di
mandare , perche uogliamo, che ditft imtenda per la meta delfemituono minore, . 

maggiore? iodico , che la confonan-̂ a, che rende i l Tetracordo, é la diatefar 
a, ch :é comprefa da.due tuoni, & da un femituono minore, l l Tetracordo chromatico 

meta del ma? 
la quart 

minore, & non per la 
on, cioé 
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é compoño dijhacij, contengono ítfm tmio minore, i l maggiore, m fcfquituono, o Tri-
hemitiíono. áw/la ^rche ha le d i l U n ^ & g l i intermlli mdggiori, & pin accommodati del 
venere armónico, pero fopporta di hauereduc colori. ^elpriniOyche/ida al chromaticope
ro ne h a due. J^elprimo, che fi da al chromatico pmmolkysafcende dallafefqumig£fmafet~ 
tima, per la fefquiquarta decima alia fefquiqmnta,&fi dijcende al contrario > & tutta uiagli 
eflremi delTetracordorendeno la quarta, né puo rendere altra confonan^a pajfancbper que-
fti intentalli, eme fi puo uedere dalle rególe, che mi hauemo datonelter^p l i b r o i r a t tar ído | 
delle proportioni. Quefli tetracordo cofi compoflo, fichiama mobile, impero che é -mutílb'íle,* 
lamentenole, & affettmfo . JJelfccmdo colore del detto genere chromatico, i l partimento 
piu acuto é quello, che dalla fe fqmuentefima una,, pafaper lafefqumndecimayallafefquifeñay 
& con queflo cobre, che fichiama ,fintom,fi rinchiude medefimamente U confonan%apredet̂  
ta; & f i chiamafintono, rijpetto al molle , percioche é meno mutabile delmoüe meno la- •• 
menteuoler& ajfettuofo. & quifi deue confiderare,come é necesario fecondo le intenmm con-
fcrtarele ordinan%ey&lefcaley.acc¿ocheeglifiriportiquel uantodella Mufica,che diede tau
to no-meagliantichi.feguitail Tetracordo del genere diatónico;qiiefio perche hagUftacij mag 
giori yfipuo inpiu modi colorarexinque adunquefono i fuoi colori. i l Mollejlpiu tirdtojegua-
le, i l fintono, & i l diatónico. Klelprimo, che c}piu molle, & rimeffofi fale dalla parte pin baf' 
fa da miafefqiúfettimajper una fefqumona yad una fefquiuentefima. & fi chiamaymoüeyérimef-
fo,perche tra i colori di quefiogenere, rende un habito tiene una.Ldeapm temperatadegli 
al tr i . T^el fecondo colore y che épiu tirato yma non pera anchora bengagliardo, s'incomincia 
dallafef¡uiuigefima;fettima,fipajjaper la fefquifettimaynépuo far akroy.chefia confinante, che 
unafefquiottaua fi chiama molle intento,perche tiene una uia.dimexo trdl mollepreceden-
te,& ilfeguentexche é i l ter^p. Iguale é'quando la, mee hauendo gia. itfuo primo luogo col 
piu baffofmno determinato fa le al fecondo conproportione fefqmundeeimar&pariendo s inal-
7̂ 1 una fefqiMecmay & f e K m a ilfuonoin unafefquinona,népMofkre altrimenti, s'egli deue ha-
uere confpnan%a.. & chinon uede quanto fia regolato i l p a j j o , & la falita di quefiafcala,falen-
doper- tre contimate proportioni f pero regolato y-oper dir meglio eguale diatónico fi chiama, 
ll.quarto colore difegna, & cclorijce queflo genere cominciando da una fefquidecima quinta,& 
nella difianxü di me%<) forma una fefquiottauajeimmandom una fefqumona. Quefli éficuro,& 
forte,,&• cünota habito mfchio y&molto intenfo, &perd fi chiama fintonon. i l quinto final
mente y perche abonda di tuoni , f i chiama diatom,. & é di due moni, cio¿ didue fefquiottaue,& 
¿Una diefi::& quefio anche répiu robufio &gagliardo di tuttigli al tr i .& con quejie diuifionifi 
eonchiude i l colore dvgnigenere uariato fecondo la intentione de i compofitori. alche congran
de attentioue bifogna auí4ertirey & in ogni colore la ordínanxa del Tetracordo f e r r a la diateffa-
nmydoé. la quartas con due tuoni, & una Diefi. & quefio é queilo, che dice Fitru. che in tutti i 
tregenerii Tetracordi fono pareggiati di due moni, <¿r unfemituono; & le figure diquanto s'é 
dettOyconiloro mmeri,fo?io deferitte. 

Ma cjuando i Tetracordi Tono con i termini di ciafcun genere íeparatamente confide-
rati^binno dirsirniglianti difegaationi delle diftanze, 

Cioé lafo7nma de i Tetracordi épareggiata .-perche in ognigenere é comprefa la confinan™ 
duüeffaronnelTetracordoyma diferentemente fi fale in ciafcuna alia diatejfaron, comefié det
to difipra. conclude adunque dicendo. 

La natura adunque. ha diuiío nella ucee le diftanze de i tuoni, & de i femituoni, & de i 
Tetracordi, & ha finito le terminationi di quelli con mifure, con la quantitá de gli fpa-
cij; & con modi certi diftanti ha ordinato le qualitá , le quali ufando anche gli artefici de 
gh inkrumenti fecondo le coíe conftituite dalla natur^apparecchiano le loro perfettio-
ni.a conucniennconferti di armonía. V 

L'arte ojfentando la natura hantrouato le confinante: & gli artefici fecondo queUa fitnno i 
loro 
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loroinjimmenti. tanaturahadatoilpoteredifare un tuono^ & m femltuonOitna l'arte ha 
ritrouato in cheproportione fia Vuno^& Valtro, Lamturafecondogli ajfetti Jpontanamente' 
mouegli huominij&le uoci, mx l'arte ha comprefo con uie ragionemli, & le quantitd, & le qua 
lita de ifuonty & ha mefcolato igeneri, ritrouato le idee, applicate le forme aüd natura delle co 
fe: & quefto é queílo, che fitr.ha uoluto dire.feguitapoi & dichiara ifuoni, & i uocaholi loro, 
& altre cofepertihenti alpropofíto nofiro. 

1 moni, che Phtongi da Greci fi chía mano , fono diciotto, de i quali otto ílanno fem-
prefermi i tutti itre generirmaglialtri dieci quando communeraente fi cantano fono 
iñftabili, 8c uágantí. ftariti, & fermi fono quelli, che pofti tra i mobili contengono la con 
giuntíonédélTetracordo,& per le differenze de igeneri ílanno nc iloro termini perma-
nenti. & íi chiamano in quefto modo Aííonto, primo de i primi, primo de i mezi, me-' 
¿ano, ultimo dei congiunti. preífo al mezano, ultimo de i difgiunti, ultimo de gli eccel-
icnti. Mobili fono quelli, che neltetracordo tra gli ft.ibili fonone i generi dirpoít¡,& ne 
i luoghi fanno mutatione, & íi chiamano in quefto modo, vicino al primo de' primi,indi-
cedeiprimi,iiicinoalprimodei mezi, índice de i mczi, terzo dei congiunti,prelTo al-
rulfimo de i congiunti, terzo de i difgiunti, preífo aH'ultimo de i difgiunti, terzo dellc 
eccellenti, preífo alfultimo delle eccellenti. 

me pare che Fitr.poteuameglio or diñare quesio fuo difcorfo ¡perche adduce molte cofe, 
prima che hamo bifogno dello intendimento dialtro, che egli pone dapoi :per6 noiprocederé-
rno ordinatamente. Certo éche ogni ordinan^a o fcata, o'Siftemay che fi díca, in muftca, é com-
pojla di fmm.fuono é cadimento, o qualita indiwfthile ddla ucee, la cuimantita o ^rande^a 
é certa, & deteminatai & principio dclla melodia, & in qneUo come nel proprio elemento oyi i 

C G i concento 
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concento]firifolue. Deifuonialtrifmoeftrem'haltrl dimexp nelle ordinanxe.Degli ejlremialtri 
fono grauijfimi ,fotto i quali non fi ua piu bajjo; altri acutijfimi, fopra i qualipiu alto non f i fak 
ndle pcrfet te ordiñante. Di quelli di meTo f i puo dire>che ftano graui, & acuti ¡grani rifpetto 

i piu althacuti rijpetto ipm bafii. fono adunque cbiamati a l t i , & bafii in comparatione, come 
í ra gli elementi íaequa rijpel to alia térra, é l i ene, rifyctto aWaere é graue, & coji taere com-
paraío all'acqua é liggieri > compáralo al fuoco égraue. ma la tena égramfimay&ilfuoco ¿ 
hggieri/iimo, perche a quella rúentefottogiace, a quefto niente fopraftd. & forfe da quefla fmi -
glianxa éftata tratta la conjideratione delleprime quattro mci, o tuoni che fumo it Teira-
cordo. ifuohi acuti nafceno da ueloci & jpefi'higraui da, tardi et rari mouirmmi: come per ijpe 
rienxa f i prona, che una corda piu tirata épiu uelocc, & una piu rimeJJ'a épiu tarda.-fimilmen-
te una corda tirata fi moue con piu JpeJJi mouimenti, che una rilafeiata . Et je bene il mouimento 
pare un folemn é pero da credere,che eglifta mé^rm molthcheper la grandeprejlez^a del moui 
mentó pareno uno: come che una continua rit-ondita difuoco}ci appare,quando una uerga accefa 
da un capo égirata con gran celerita. Hora dico,che í fuonifoiio qumdici, noi chiamamo uoch 
comeé quando dicemo quattro uocipiu in fu, fei uocipiu ingiu, prender la uoce, dar la mee, & 
fimiglianti modi. Greci chiamano Thtongi, latini fuoni. dico adunque, che fono qumdici nella 
perfetta ordinanxa,benchepiu nefiano,come f i uede nella mano,che paffa le uentiuoci, & anche 
Fitr. nepone diciotto; ma in chegiúfa, io diro poi. Cominciarono a quattro uoci o fuoni , & f e 
cero( diró coft)m Tetracordo,la prima uoce, che é la piu bajfa chiamarono fecondo che porta-
ua la natura delta cofa, Hipate, cioé prima, la feconda parhipate, cioé uicina alia prima, la 
ter^a, paranete, cioé penúltima, & la quarta, nete cioé ultima . ecco con quanta facilita fen-
M ufare i nomi delle lingueflrane, la ragione, anxi la natura c'infegna a tronare i uocaboli del
le cofe. ma perche puré fiamo obligati a gli antichi per lafntica, che hamo fktto per noi nel tro-
vare Sarmentare le a r t i , & le fcienxe, pero dichiarandoi loro ofeuri uocaboli potremo ue-
dere la inuention loro, & quella de ifuccefforifin al tempo noflro. Le quattro uoci adunque del 
Tetracordo pojfono ejfere chiamate uolgarmente in quefto modo, prima, prejfo prima, penulti-
7na , & ultima. Ma perche poi gli antichi non fi fono fermati in un tetracordo ,ma hamo ag-
giunto piu foonhportando cofi la natura delle cofe: pero per la diuérfa comparatione di quelli, 
hanno formato diuerfi nomi di fuoni, finche dapoi l'bauer trouato, & pofio infierne due, tre, & 
quattro tetracordi,hannofiitto unafcala, & una ordinanxa perfetta . chiamarono adunque 
veüa perfetta ordinarixail primo ftiono,& la prima uoce piu bajfa , proslamuanomenos, cioé 
ñffotito, accettato^ ouero aggiunto apprefogli altri,perche non ha raccemunan^a con alcuno de 
i Tetracordi, ma é accettato, di fuori accioche egli corrijjwndacon la mejana uoce- deliordi-
rían^a. Qnefta uoce é fofla da i noftri yin a. re. ma perche anche quelli ne hanno ajfonto unal-
tra dalla parte piu bajja fl'hannochiamata Gamma nt . fignificandola con una letteva Greca , 
accloche fi dinotajfe, che ancho da lorofojje ftata aggionta quella uoc e, $* quel juono alia Ma
no , non ufando quella lettera nellc altre uoci delta loro crdinan^a. & fe Greci la hauejfero a 
íhiamareperlófuo nomepotriano chiamarla epiproslamuanomenos : ouero hypoprolamuanorm 
nos, quafifotto Pajfonta . I l fecondo fuono é den o hipaton. pero douemofapere, che fe noi con 

, i¡deramo&ordinamoiTetracordifcparatamente,cíafciímpcr f e & non nella perfetta ordi-
ran^a, & compita fcala: fempre la prima corda, & piu graue é chiamata hipate ( come ho 
detto ) croé principali, oprima : macóme fi mettonopiu tetracordi infierne, la prima' cor
da ritieneil nonwde hipate , ma fe le aggiugtie un altro nome t cicé hipaton , a difermtg 
deüeprhne de i feguenti tetracordi, & fi chiama hipate hipaton > cioé prima delle prime, 

j f , W e i l ^ e A chiama P W $ f é , hiP*ton,cioé prejjo prima delle prime , a differen-
% *dle iecondt d(¡ gü altri tetracordi. La tefta é detta hrperparhipate i cioé fopra la uicina ' 
AU hipate pernoche il fuono di quefla, épiu alto della parhipate. chiamafi anche lichanos, cioé 
mdtee:perche jr comeildito Índice, hacíiftan^amaggwre dalditogrojfo> J-alema f.atamino-
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re,chedcíglidltYUpeYquejlafmiiglianxalaquarta corda, che ¿ la ter ía de i tetracordi,po-
r;endo la proslam!Mnomenosper prima y hauendo boramaggiore ¡¡yació, hora minore, fecondo' 
¿a diuerfita delle armonic ( come ft uedcrapoi) ft chiama lichanos . Quejia ne i Tetracordi fe-
paratiftchiamarebhs penúltima,ma inquefla ordinanxa dipititetracordi, écofi chiamata dal 
luo^o, che eüa tiene. La quinta fi chiama hipate mcfon, cioé prima delle mexane . fi chima 
prima, perche é la prima dclfecondo Tetracordo . chiam tft delle mexane y perche itfecondo Te-
tr acor do fi chiama metano, perche é tra due Tetracordi; l'un é detto delle principati , & prU 
me,ilquale fta alia parte piu baffa, & t quello alquale fin hora hauemo poflo le cor de i L'altro 
é delle conjunte ( come diremo ) che fta alia parte piu alta. Ma perche non fi chiama quesla 
corda, nete, cioé ultima per ejfcr l'ultima del primo Tetracordo, & hipate cioé prima per ejjer 
prima dclfecondo Tetracordo? dicoche fe qúejh Tetracordo ficonfiderajje da f e , & non nella 
perfetta ordinanxa, cofi hifognerehhe chiamar íultima corda: ma conftderandoft mitamente 
¿on le altre, la non uimeadejfier la ultima, anilla prima rijpetto al Tetracordo deüe 'mexane: 
era adunque necejjario per la aggiunta di alm Tetracordi, mutandofi nouo njpetto ,• <¿r noua con 
fideratione, mutare anche i l nome alie prime: che in ueropare, che la natura hahhia formato 
quefti nomi, né altrinomifi darehbono alie deite cor de daglipiu inejperti della Mu fie a, che dal 
fito loro, & daWordine, che hanno: quefto dico, perche altri non fi merauiglmo & reputim 
dijficile la impofitione de i nomi amichi. perche adunque i detti Tetracordi fono uniti, in una or" 
¿inania, & le comparationi de ifuoni & delle corde fono diuerfe, pero fi damo, ( come ho det
to ) altri nomi a queüi Tetracordi uniti, che fi darehbero fe fuffero pofti da fe ftejfi. Effendo 
adunque neüa perfetta ordinanxa du e ottocordi, runo alia parte piu baffa, & taltro alia parte 
piu alta; & ejfendo tuno, & l'altro di due Tetracordi compoflo: poi che i l nome hipate é diftri-
buito a i compartimentipiu baffi, fi come i l nome di nete é dato a i terminipiu al t i ; pero ad amen-
áue i primi tetracordi dalla parte piu baffa, fi damo i nomi prefi dall'hipate; doue i l primo Te
tracordo piu graue é detto , i l Tetracordo delle hipate > cioé delle principali . Eí i l fecon-
dó é chiamato i l Tetracordo delle mexane, & la fuá prima corda , é detta hipate me-
fon, cioé prima deüe mexane. £t con quejli auuertimenti fi rende fucile i l reñante. Tero la 
fefla corda é detta Tarhipate mefon, cioé uicina alia prima deüe mexape, che é la feconda del fe 
condo Tetracordo. Lafettimaé detta hiperparhipate ,quafi fopra alia pro¡fima deüe prime , 
La ottaua é detta Mefe, cioé mexana, perche ueramenté é nel mero de i Tetracordi. Ma fe 
egli nonfiandaffepiu oltre, & che fi rinchiudejfe, le uoci in uno ottocordo, ella fi chiamerebbe 
nete, cioé ultima . ma perche ¿fine del pin bajfo, & principio del piu alto ottocordo, & é lapiw 
baffa di queüo legando tuno, & taltro infierne ;perd é detta mexana, come termine commune a 
due ottocordi, & come legamento, & come quella, che tiene eguali proportioni congli ejiremi. 
La nona é detta paramefon, dal fito fuo, perche é uicina alia mexana, che é la feconda del Ter~ 
Xp tetracordo. La decima é detta Trite diexeugmenon, cioé t t rxa deüe difgimte, perche nella 
injimmento antico difette corde, eüa era la terxa in ordine alVultima , & era chiamata parar
me fe , cioé uicina aüa mexana nel terxo Tetracordo, o nel feconda ottocordo . Ma perche que* 
fta corda rifyetto aW ottocordo deüa parte piu allaé congiunta, & riffietto alV ottocordo della 
piu bafja é difgiunta, cioé ha collegatione con quella, (¿r con quejla , pero fi chia?na delle difgiun 
te,comefi dirá poi, Ly undécima é detta paranete diexeugmenon, cioé uicina aW ultima deüe dif-
giunte,&é t ultima del terxp tetracordo detto delle difgimte, & prima del quarto Tetracorda 
detto deüe altiffrme, ofoprane,&eccellenti, perche appartiene alia parte piu alta . La duodeci-
ma é detta nete diexeugmenon, cioc ultima deüe difgmite,perche é la quarta del terxp tetracor
do , la tcrxa decima é detta Trite hiperboleon, cioé terxa deüe eccellenti, perche é la terxa in or 
diñe dallfultima poña nella parte piu acuta, & é detta terxa, per lo fito, <¿r é detta delle eccel
lenti, per che é del quarto Tetracordo, che fi chiama delle eccellenti,& altiffime uoci,che é 
tultimo nella perfetta ordinanxa. La quarta decima, é detta paranete hiperboleon, cioé pcnul 

tima 
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tima delle ecceüeiiti, perche 'mi é collocata . La quinta decima é detta nete hiperholeon-y cioé ul 
timadelle eccelienti, oltra la qualenonfiafcendemllafaiitadellemci ,nella perfetta ordinan-
Xa. Ma i. moderni ( come ho detto ) chiamano fc.ala quejia ordinanxa, & uanno ordinando le 
jíocipergradicon alcune fyüabe, & alcune lettere , & dicono r . ut. ¿ í . re. B. mL & cofi uan~ 
nofeguitando . diuideno in quattro partí la loro [cala dando la prima al bajfth lafeconda al teno-
re i la tena al contra alto , l'ultima al foprano. & cofi nonpareno drjferenti dagli antichi . co
me fe chiamajfero i l Bajfo, Tetracordo delle prime ; i l tenore, Tetracordo della me%ane ; i l 
contraalto Tetracordo delle difgiunte; i l foprano , Tetracordo delle eccellenti. Ben é ue-
ro j che cofi chiaramente non effirimeno quejia intentione , perche diuideno la ¡cala in tre 
ordinanxti &glidannopiugradi > & chiamano chiaui i principij di quelle •, a fimiglian%a del
le chiauimateriali, come qudle che apreno certe, & determínate melodie, & cofi manifefiano 
tutta la ordirmxa della0¿& cóme le chiaui nelle t.oppe riuoltate aprendogliferigni funr. o ma-
nifefloquelloycheénafcofodidentro. La onde anche nominar ono leñóte col nome di chiaui > 
con quefle lettere a. b. c. d, e.f.g. dkono , che delle chiaui altrefonograui, altreme^ane, altre 
acute rlegrauifono quelle, ehe fi cantanoconuocegraue, & rimejja, & f i chiamano per que-
fto lefhiaui del baffo. ,££ i l canto cantato per quelle, fi chiama il bajfo. fono otto, & fifigna-
no con lettere maggioyi ,*A. B. C, D. E. F. G. & i l G, del gamma ut. Le mê anefono cofi dette, 
perche hanno la noce tra la bajfa » & l a acuta 3chefi danno al tenore, & al contra alto, & fo
no fette nótate con lettere minori a.b.c. d» e.f.g. Le acutefono quelle, per le quali fi canta con 
acuta, & alta uoce, & fono cinque , deferitte con lettere minori, ma doppie aa. bb. ce. dd. ce. 
& queflo sé detto affine ,chefiJappia, che fecondo diuerfa intentione fi uanno formando i nomi, 

¡fe or diñante: pero gliantichi andoronofina i ^.uoci aperche quindi apunto chiudeno la con 
fonan^a detta diapafon. i moderni fono andati a uenti due rifpetto agli inflrumenti, che pojfono 
falirepiu, che la uoce.humana , Vitr. nepone diciotto rifpetto alia compofitione de i Tetracor-
di i de i quali dirá dapoi: & ha diuifo ifuoni in fuom ñabili, & in fuoni mobili, & ha dichiari-
to, quali fiano, & comefi chiamano queñi, & quelli. In ogni genere fi puo fare íordinan^a 
di quefti fuoni. Stabilifono quelli, che tra i quindici in ogni ordinanxa diMufica i fia di qualun-
quegenere o colorefiuoglia y femHfiamionel fuo tenore , & grado, come termini delle confi
nante : perche le confinante fono le ifiejfe in ogni genere : pero doueua Vitr.. trattarc prima de i 
fuoni y degliffiatij, de igeneri, delle confinanze, che toccare quefle cofe., Mobili & mutabili 
fono quelli, che fecondo diuerfigeneri-, & diuerfi colori fi mutanonegli ¡pattj loroyfiicendo^U 
maggiori, o minori y fecondo il genere, o i l colore. Teco tanto nel Tetracordo del genere chro-
matico, quanto degli altri ,gl i eflremifino ñabili > perche fi rijpondeno in confomnxa 
ron ;ma le u o c i , & i fuoni di meto fimutano fecondo i generi/per̂ ^^ ua da diefi a 
diefi, il chromatico da femitmno afemhuono, // diatónico da mono a tuono . 
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Troflamuanomenos, \Á.re 

Tarhypate hypatorU C fa\ ut. 

Stabile, 

Stabile. 

Mobile. 

Mobile. 

Stabife. 

Mobile» 

Mobile. 

Stabile, 

Mobile, 

Mobile, 

Stabile. 

Stabile. 

Mobile, 

Mobile. 

Stabile, 

Mobile, 

Mobile, 

Stabile, 

Tnono, 

Dieft, 

Dieft, 

Ditono, 

Diefi, 

Biefi. 

Ditono* 

Dieft, 

Dieft, 

Ditono, 

Tuono, 

Dieft, 

Dieft, 

Ditono, 

Dieft, 

Dieft, 

Ditono, 

Tuono, Tuono, 

Semituono, Semit, 
• 

Semituono, Tuono, 

Trihemituono Tuono. 

Semituono, Semit, 

Semituono, Tuono, 

Trihemit, Tuono, 

Semit, Semitu, 

Semit, Tuono 

Trihemit, Tuono, 

Tuono, Tuono, 

Semit, Semitu, 

Semit, Tuono, 

Trihemit, Tuono, 

Semit. Semit, 

Semitu, Tuono, 

Trihem. Tuono* 

Hypatehypaton, 

Varhypate hypai 

Lychanos&elditonohypato* D.fol, re. 

• 

Hypatemefon, E.la.tni, 

Terhypatemefon, F.fh.ut', 

Lychanos üeidiatonos mefon, G.fol. re.ut 

Mefe, a.ta,mi.re* 

Trite Sinimenon, b . f i .b .mi . 

Taranetefynimenon, c.folfit, 

J^etefmimenon, d.la.fol, 

Taramefe, b,fkb,mt, 

v Trite die%eugmenqn, c.fol fh uU 

Taranete die%eugmenon, d, la fol re, 

"Nete die^eugmenon, e.lami, 

Trite hyperboleon, F.fh ut, 

Taranete hyperboleon, g.fol re ut 

T ête hyperboleon, J l la mi re, -

Ma i fuoní mobilí fogliono rkeuercaltre uirtú,perclie hannogli fpatij, & le diíhnzc 
crefcenti. La profsima alia prima adunque, detta parhypate, che ncllo armónico c di-
ftante dalla prima una diefi, nel chromatico é diftante per un femituono, 8¿ nel diatónico 
dalla prima per trefemituoni, & con ledieci uoci, per l i traportamenti loro ne ¡generi 
fanno una uarieta di canto di tre maniere . 

Lo effempio é chiaro, & la figura difopra lofk piu chiaro. Seguita adunque.. 
Cinque fono i tetracordi,il primo grauirsimo cíetto Hypaton da Grecí . ¡1 fecondo 

mezano , che fi chiama mefon . I I tcrzo congiunto, chiamato fynemmenon. I I quarto 
difgi unto nominato diezcugmenon, il quinto, che é acutifsimo li dice hyperboleon. 

l l 
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// Tetracordo delle prime detto 

Hypatoriy che é alia parte pmgraueé, 
Hypate hypaton, 
Tarhypate hypaton.7 
lichanos hypaton» ^ 
Hypate mefon. 

l l Tetracordo delle maxan: detto Mefoni é 
quejio . 

Hypate mefon, p 
Tarhypate mefon. r* 
Lychanos mefon. ~ 
Mefe, 

l l Tetracordo delle congimte, detto\fynem-
nunon é quefto. 

tetracordo. 

Tripe fyncxeugmenon: "y 
yarancte fyne%cugmenon. > 
T^ete fyneTgHgmenon. J 

l l Tetracordo delle difgiunte detto diexcMgme-
Taramefe. (non é quefto. 
Xrite die^eugmenon. ^ 
rparanctediexeugmenon.** 
T ête die%eugmenon. J 

l l Tetracordo delle eccellenti, & fopra acnte det 
to hyperboleon, ó quefto,, 

j^etc d ie^Hgmenon, -> 
Trite hyperboleon, >• \ 
1?aráñete hyperboleon . J 
Tsiete hyperboleon, 

Congimtione équandofitmma unfuono commune a due ptracordi >contímat) > & f m i l i f e 
cando la figura , Difgimtione > i quando tra due e s t i m a n Tetracordi, & f m i l i in figura, é 
trapoflomtmno,non niego perLcheeglinonfipolJ* trmuare alcune ordinan^c c o m m m i > 
che alema fiatafecondo la congimtione, alcuna fiatafecondo la dtjgmntwne non fi fkcciano, 
Tutte le conyuntioni neüa immutabile ordinan%a fono due, lagraue, & lacuta. Lagram, é del . 
Tetracordo^delleprime, & deUe me^ane; l'acuta e del Tetracordo delle dijgmme, & delle eccel 
lenti. 'Heüagrane thypate prima delle mexane, é i l tenore > ofuono commune deüa > ongimtia 
necomequl. 

la mex¿tuí • 
Hypate mefon. p 
Tarhypate mefon. > 
Lychanos mefon, J 

Meft' r l difñmtione, Tarameje.i 
Trite diexeugmenon. p 
Taranete diexeug. C 
Tslete die%eugm. J 

Mct nella acuta é l i nete delle difgiunte, la quale in quel cafo muta i l nome. & per quefto'fo
no oltra i qu 'mdicii queüitre fuoni3 che fanno diciotto > che fono trite, paranete, & nete fnie-
^eugmenon. ' 

Le confonanze, che l'huomo puo naturalmente cantare , & che in Greco fi chiamano 
fimfonie fono f e i . DiáteíTaron, diapente, diaparonjdiapafon con diateflaron , diapa-
fon con diapente, difdiapaion. 

Confonan^a, é temperato tnefcolamsnto difuom acutí, &graui , che dolcemente uien.ü]alle 
oreceme, nata da proportione o molúplice , ofopraparticolare. La confonan%a a due modisin-
te^de , oiiero -in rijhetto di que fuoni, che. dilettanofolamente, & non pemengono a l i a perfetttone 
uedji-confQTkfji^.y come i g i a dettiy che fi chiamano Emmeli in Greco , cioé atti a l i a melodía y i 
contr.zn i e i qualifono dettiEcmelí ydoéfuoridi melodía y che non fi portano dolcemente alie 
- - ffl i p '-ro riipcno aUa confonan^a me jo re , che contiene tutte le altre . Le uere confo-

^ o i^nyjlnpiii:} y cuero compone. lefimplicifonotre, l a diateffaron pofta in proportione \ 
JejqH terxa: la diapente pofta in proportione fefqwaltera, l a diapafonpoji j . in proportione dop-

• : -'.Ptrvneci:l]hrio, chi da tuttelefemplicíproportioniucnghlno lefemplki confonanze, 
Í Jtpr.ipartient' no i uengono confo.-ianxe. Le compoflefono diapafon condiapen- : 

, i j - • con d;a::jj4.'on, difdiapafoa . Hora eíponcremo ciaJcunarfejc.U diatcjjaron da no: 
\\ fiehiam 

Hypate hypaton. 
Tarhypate hypaton. 
Lychanos hypaton. J 
Hypate mefon. Congmmione, 
Tarhypate mefon. y 

chanos,mefon. £ petracordo. 
Mefe. J 
Maladifgimtíonee unafatta da un tuono 
Comprefo dalla mejana, & dalla uicina al-

• 

• 
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rchiamaquarta,ahhracch (comedettohauemo)duetuoni) & m femituon minore, falta da 
ualrimftuuolealfecondo Jpatio,ouero da qualunque Jpatio alla feconda riga ahbracciundo 

quattro gradi di uoce, & t pofla infroportionefcfquiterya, come ho detto. La diapente e det-
ta quinta : [aleda ciafcunarigaaUater%a ,&daciafcuno¡patioalterT^percinquegradidi 
noce: & épofta in proportione fefquialtera. Etperd fi come la quarta ftponeJbpra la cordapar 
tendola in quattro jpatij, & lafciandone unofuori, coft la quinta ft ponepartendo la corda in tre 
fbatvj, & lafciandone uno fuori: Et finalmente ognicofa, chepuo fkr fuono, neruo, o canna, o 
fiaqualftuoglia materia^quando fia, che uogliamo furia rendere qualche confonaii^a, bifo-
gnaproportionare lagrandeTga, ogliJpatij juoiconquella rijponden^a, che ricerca quella con~ 
fonanxa, che uolemo. Et con quelle rególe gli artefici de gli organi reggendofi,non anderehbem 
a cafo,come uanno la piu parte di loro a fhregli inflnmenti: ma fapendo ritrouare le linee propor 
tionali ritrouarebbeno al primo tratto legrandc^e delíe lor canne, o non anderebbeno ad orec-
chie come uanno, o con le mifure,&facome ritrouate da altri . Hor alpropofito;ft come la quar 
ta non arriua a tre tuoni, & é piu dun ditono, per lo ¡patio d'un femituono minore, & piu d'un 
fefquituono, per lo ¡patio dun tuono intiero, & occupa fei diefi, & due comme: cofi la quinta é 
di tre tuoni, & d'un femituon minore, & fe eglife le leua un tuono, refta la quarta ¡ & leuatole 
la quarta,re¡ia un tuono. Et ¡lando quefte cofeftpuo difcorrere, & trouare, che la diapente o 
quinta, é meno di ottofemituoniminori,&chefifk dun ditono, & dun fefquituono: & che 
la dijféren^a, che é tra la diapente , & la diatejfaron non é altro, che un tuono. Lepredette 
due confonanxe po¡ie fono neUemaggiorifopraparticolari, che ¡iano3che fono la fefquialtera, 
& la fefquiterxa * oltra di quefto né due diateffaron, né due diapente poffono fkr confonan%a, 
perche non fono in proportione moltiplice o fopraparticolare, neüe quali hauemo detto ejferpofle 
le confonanxe. mafono in proportione fópra.partiente,dalla quale nonpuo uenire alema confonan 
%a: & laragione é qnefta, Le confinante fi truouano in quelle co?nparationi dalte7ga,& di 
baffeiga di uoci, che hamo manifejia la loro commune mijura, come neüe moltiplici la doppia , 
queUa parte é mifura, che tra due termini épofla per differeni^a, fi cometra due, & quattro i l 
due mijura Vuno, & taltro, t m l noue, & l'otto; l'unitd é mifura, come neüe fopraparticolari 
ft truoua nella fefquialtera tra quattro , & f e i , i l due é commune, & manifejia mifura deWuno > 
& deW altro: come del fei, & delTotto, che fono in proportione fefquiterza. e-r quejio non adi-
uiene neüe foprapartienti, come tra cinque e tre, i l due, che é la loro differenya , non mifura 
né tuno né £ altro: perche fe eglifipiglia una fiata due, non ardua al tre ,fe due fiate lo pajja * 
ma non arriua al cinque, fe tre fiate pajja i l cinque. ilfimigliante fi uede nel refiante delle Jbpra 
partienti, La\diapafon da moderni é detta ottaua, & épofta in proportione doppia, fi che tut-
ta la corda aüa meta fuona la ottaua. fale da una riga, al quarta Jpatio, o da uno ¡patio alla quar 
ta riga. é detta diapafon, cioéper tutte, imperoche eüa abbraccia tuttigli Jpatij foprapofli delle 
confinante: & é termine delle femplici. Se mi continuaremo cinque tuoni fopra la corda, non 
aggiugneremo aüa meta ;fe neponeremo fei, pajfaremo la meta :perb la diapafon, é piu di cin
que , & meno di fei tuoni. ñafie daüa fejquialtera, & dalla fifquiterxa, come hauemo detto nel 
ter'tp libro. La ottaua adunque é di cinque tuoni, & due femituoni minori: cade da fei tuoni 
per un Comma, che é queüo di piu, che un femituono maggiore eccede i l minore; & leuando dal
la detta la diatejfaron reña la diapente: come leuandone la diapente rejla la diatejfaron: & le-
uandone un tuono, & la diapente ne refta un fefquituono. Douemo Japerc, che muña femplice 
confinan-xa fi puo partiré in dueparti cguali, con certo, & determinato numero, ilche é chiaro 
neüa diapente, & nella diatejfaron, perche fono inproportionefopraparticolare, la quale nonfi 
puo egualmentepartiré. Similegiuditio fifkrd della diapafon, perche ejfendo i due minimi nu
men di quella confonanxa uno, & due, <& non ejfendo U due numero quadrato -Jeguita, che la 
diapafon, che confifte neüa proportione di due ad uno, non fipojfa egualmente diuidere, né me
no m pin di due, per che eglié flato prouato nedMitlmeticatchetra dnequadraii numeri pro-

Id H portionalmente 
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portionalmenteui cade mmexo>&altrous ¿Jiato detto,chc ignote)& irrationali fono qudle ra. 
gioni,chj non fipofono con certOjet determinato numero dijegnare.Quando adunque noto fia nel 
l^rithmeticayche dal moltiplicare d'un numero non quadrato in unoyche é quadratojlprodotto 
non fia quadrato,& doue queflo no éynon fipojfa truouare un mexp proporiionato,tra que due m 
meri :fegHÍtaj che nimia proportio'nefítruouidi mexo tra le moltiplici: hauendo chiaro nella 
¿írithmetica, che la medieta non é altro che uno legamento degli efirerniper la comparatione, 
che ha l'uno, & laltro almeno. La diatejfaron, & diapente, é confonan â compofla , & é 
una y & non due confinante; & ft chiama undécima, M t r i uogliono, che non fia confonan^h 
fe ben uienefoauiffimamente alie orecchie. Et fiando queflo, che ogni confonanî afia inpropor-
tione moltiplice, o fopraparticolare, & non trouandoft quefla in alcuna Jpecie di quelle, ella non 
Jara conjonan^a ecco fia a per i & b per z minimi numeri delta diapafon. Sia c per 
4. & d. pertreminimi?iumeridelladiatejfaron.moltiplico c. in e. cioéquattroin due ne 
uiene 8 . & fia queflo e. mohiplico h in d cioé tre in uno y i l prodotto é 3 . fiaquefio f. 
certo é y che e ad f contiene una doppia, & una fefquiter^a i perche fe una proportione aggiu 
gnera tanto fopra unaltra, quanto la ter^a fopra la quarta, ne nafcera, che la compofla della, 
prima, & della quarta fara eguale alie compofle delle altre , Sia adunque, che quanto la pro
portione tra 1 & z aggiugnefopra la proportione tra $ & tanto aggiunga la propor
tione y che é tra z & 4 alia proportione, cho é tra 8 & 6 dico y che la proportione com
pofla delle proportioni di i d z & d i 6 adotto y fard eguale alia proportione delle altre com 
pofte y cioé del 1 & q & del z & 4 come f i prona nelíArithmetica. Hora dico per 
queflo y che lo e. cheé 8 non é moltiplice alio f, cheé $ né meno fopraparticolare y come 
ft uede. non é adunque il diapafon con diatejfaron confonanxa. Seguita la diatejfaron con dia
pente chianiata duodécima, & é unafola confonanxa pofla inproportione tripla, perche nafce 
da una doppia, da una fefquialtera.Sopra lapredetta confonanxa é la diapafon diapente, con 
un mono, che pernon effere tra quelle proportioni y chefnnno le confonanxe non f i puo chiamare 
confonanxa, mapero i l fenfo fe ne diletta, percheperuiene alie orecchie con foauitd. Finalmen 
tela difdiapafonélaquintadecima3poflain proportione quadrupla fktta di due doppie: nella 
qualedagli antichiyé poftoil termine della perfettaordinanxa y & l'ultimo grado della mee , 
Mapoi che hauemo truouato tutte le confonanxeyuediamo comefipojfono ordmatamente poneré 
fopra la data corda, Siapartita la corda a b in quattro Jpatij egualiyfegna lo Jpatio quarto, 
c & da quello partendoti uerjb b tanto y che truoui lo terxp (patio delta corda , & fia iui d, 
dindipartendotipuruerfo b. troualametddellacorday& fegna e. d'indi poi alli due terxi 
fegna f. & infomma alli tre quartifegna g. dicoy che hauerai partita la corda fecondo le det-
te confonanxe perche a b & c b fuonerdladiateffaron a b & d b la diapente a b &> 
e b ladiapajon a b & f b la diapafon diapente a b & g b la difdiapafon. Etfeuuoi 
dimoftrare connumeriqueflo compartimento y dmiderai la corda in uentiquattro¡patijponendo 
quefli numen al luego fuá 6 8 1 2 1 6 1 8 & trouerai qutjle confonanxe come t i moflralaji 
gura y lafeiando le lettereinluogo delle quali fono i numeri 6 inluogodi c. ti iulmgo di d, 

1 6 w /«ogo di f. 1 8 in luogo di g. & g l i eflremi in luogo di a & di L 1 z in luogo di 

dijdiapafon. 
diapafon con diapente 

Diapajbn 
diapente 

diatejfaron 
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Diatejfaron quarta fefquiter^' 

<l, r i X T o. 145 

n Diapente quinta fefqmdtera 

Tuono con diapente. 

.—rg-;-gg~¿ — ft 

E±z:zzz± 
Semituono con diapente. 

ziz:z î̂ zzz:z55::$::z:: 
::̂ :z-::-Z :̂:$: 

Diapafon 
zz:$z:zz fc^z:-Z-.:.^:íz-Z-.z$;:-„ 

Setüiditono con diapente» 

Et pero dal numero Hanno prefo i nomi di quelle: percioche cuando la uoce ti ferma 
in una terminatione di fupni, piegandoli da quella Ci muta, &: peruiene alia quarta fuá ter-
minatione. La confonanza é chiamata diateííaron . & terminando nella quinta Diapen
te, ncllaottaua diapafon, nclle otto&meza diapafon, & diateflaron. nellenoue & meza 
diapafon , ] & diapente, nella quinta decima, difdiapaíbn, perche cgli non fi puo fa-
re confonanze quando tra due fpacij, o nella terza, o nella fefta, o nella fettima, 11 fuo-
no dellc corde, ouero i l canto della uoce fará formato. Ma come di fopra hauemo ferit-
t o , la diatcíTaron, & la diapente hanno i loro termini conuenienti, dalla natura della uo
ce conforme nell'ordine alladifdiapafon, &iconcenti nafceno dalla congiuhtione dei 
fuoni phthongida Greci nominati-

L'ordine della difdiapafon, cheé la quintadecima, & élaperfetta confonanza i comequellay 
che abbraccia neglifuoi¡pacij> & contiene fotto di fe tutte le altre, fu che i termini della diatef-
faron, & della diapente Jianopofli, la done fono: & finalmente tutti igradifi riferifeeno a quel 
la intentione di peruenire alia quintadecima. Et quifia fine del trattamento Muftcale, quanto 
puo bafiare alio intendimento diFitru.né in altro uolemo riprendere lArifioxeno ,cheforfe ha 
hauuto altre intentioni j chenon fono cofi comprefe,&per queflopanno adalcuni imperfette. 

T>e i uafi del Theatro. Cap. V. 
Tcofi danmígliantí inuefligatiom con Mathematíci difeorfi fi fanno i uaíí 

di ramefecondo la grandezza del Theatro, &quelli fi fanno in modo, che 
quando fono toccati poíTono fra fe rendere la diateífaron , & la diapente in 
ordine alia difdiapafon. Dapoi tra le fedi del Theatro con ragione di Muíi-

cafideonocollocarenellecelleaqueftoíine apparecchiate, ma di modo, che nontoc-
chmo alcun párete, & habbiano d'intorno i l luogo uuoto. & dalla fommita del capo loro 
habbiano Ipacio, & ílano riuolri in giu, & habbiano da quella partc,che riguarda i Thea-
tn , 1 cunei íottopoíli . fíano di ferro quelli cunei, né meno alti di mezo piede. & all'in-
contro di quelle cellelafciatefianoleapritureailcttideigradiinferiori lunohe due pie-
d i , alte mezo, o t 

^o i cheJapemo in che proportione confifla ogni confonanx^ y uolendo mi preparare que uaft 
di rame, (he ufauanogli antichi di diftorre ve i Thcatri, accioche la mee pin chiaramente, & 
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confoauita fujje udita, Vitr.prima dice comefi hamo a rijpondere in confonanxa l'unoMrahro, 
fot come fi hamo a porre, & che effetto facciano. Quanto adunque alio accordargü , dice che 
bifognajurglimmodo •> che quandofono tocchi o dalla noce, o da altracofa j rendino fra fe le 
dette confonanxe, diatejfaron-t eír diapente, con quefta cornditione,che l , ima,& í'altra ftano or-
dinate alia difdiapafon; ma egli non dice i l modo diproportionare que uafi, fi che rendino quefle 
confonanxe:pero bifogna qitiuiporuidel huono , & fapere le proportioni de i corpi, cioé come 
uno corpo fia rityetto ad un'aííro, o in doppia, o infefquialtera, ouero infefquiterxa proportio-
ne. perche come ho detto piu uolte, quellaproportionc, che é tra¡patio, e jpacio,& tra corpo, e 
corpo, é anche tra fuono, <¿rfuono, quando fia che quellijpacif, o que corpi pofiino render fuo-
no. Queftapratica dipendedal faperetmouare tradue lineedue altre dimezo proportionalr, 
üche come fifnccia,fi dimoflra da noidiffufamente nel nono libro. Troportionati, che faranno 
que corpi de i uafi; bifogna preparare i l luogo done hamo a fiare. quejli Imghi fonodaVitru, 
ceíle norwnati, & que uafi deono ejfer di rame, perche é materia, che ha piu deüo aere, & r i -
fimia bene , & perche i l fuono ci uenghi piu chiaro bifogna, che non tocchino da alema parte 
o murólo altro,cheimpedifcail fuono, & che fianomcui,& che dalla fommitddel capo loro 
habbia.no^acio, perche meglio u entri la uoce>& ftano riuolti ingiu con le bocche loro, perche 
h ucee fottentri , dico riuoltifi, che fiiano come dfflefi. & perchequelli deono ejfere fojientati 
i-i qualche modo-, nonpotendo fiare in aere come la arca di Maumeth: pero da quellaparte,che 
riguarda i Theatri habbiano i cuneifottopofii, fi che non fiano fojpefi come le campane, ma fia-
no fopra cunei di ferro non meno alti dimexp piede, per daré ¡pació fótto i uafiy acciochemn toe 
chino da alcuna parte. <¿T alfincontro di quelte cclle dentro lequali deono fiare que uafhfiano la-
feiai e leapritureai letti de igradiinfcriori, lunghe due piedi, alte me%p. cofi credó io per dar 
limo aÜ¿ bocche di que uafi rmolte uerfo ilTheatro che que cunei ftano uicini alia bocea, 

1 l • l J J 1 r 1 i 
perche, non. tocchino i l corpo del uaj 0. 

Maincheluogo egli fihabbia a difegnar lecelle jcofiéneceífario di dichiaríre . Se 
i l Theatro non fará moho ampio, & grande, fia diregnatal'altezza di mezo per trauerfo, 
& in quclla llano a uolti fatte tredici cclle, diílanti perli dodici fpacij egiuili, ih modo^cHé 
^ue fuonij che fono ftati deícritti di fopra, fonando airultima deile eccellcnti detra ne-
te hyperboleon, fiano poíli prima nellc celle, che fono nelle eftreme corna daIi'LinaJ& 
l'alira parte. ' 

Cioe panifica fi la parte di me%o deWaltei^a a torno i l Theatro iri dodici fyacij eguali con tre-
d'ci ceUex&quelle celle,ehe faranno fopra le coma delta cinta una per tefta, che f^itru.chiama 
prime, haueramo i uafiproportionati al piu alto fuono3&piu acuta mee, che fia, detta nete hy~ 
perboleon, & tra loro faranno unifoni , & digrandeiga minore a tuttigli altri. la celia di me
zo contenira quel uafo, che teñirá i l luogo, & il fuono deüa mejana ifecondi uafiprefih a quel-
l i , che ¡ono fu gli eftremi, fuonerannoja diatefi'arcn alia ultima deüe üifgiunte, & faranno tra 

fe unijoni. & pero dice Fitru* 
Ifecondi da gli eftremi fuonino la diateííaronairultimadelledifgiunte. Iterziuafídi 

qua, S¿ di la fuonino la diateflaron alia uicina alia mezana . 
JLceo che Vitr. ua di Tetracordo in Tetracordopigliando filamente %U eñremi termini, cioé 

quelli,ehefhnno la confonanxa, & lafeiando ifuoni di mezo fuonano aWultima delle congimte 
quefla ¿per un tuono difiante alia di fopra, dettaparamefe, o uicina alia mezana,perrinchiu-*' 
den üottocordo con P ultima deüe ecceüenti, & é da fapere, che i uafi, chefi danno a ifuoni piu 
bafii yfiano maggiori di corpo , & che uadino con proportione femando, 

1 quarti fuonino la diateflaron alia ultima delle congiunte . Iquinti fuonino la dia-
tefTaron alia mezzana. I feftj fuonino la quarta alia prima delle mezane, & nel mezo é un 
ualo lolo. che fuona la diateflaron alia prima delle prime. Et cofi con quefto diícorfo nar 
tendofi la uoce dalla fcena, come da uno centro raggirandofi a torno, & toccandoTe Z -

canitú 

http://habbia.no


r i r o. 141 
cauita di cíafcuno di quelli uaíi, rifueglierá una chiarezza d¡ fuono aumentata, & fará rif-
fuonare una conüenicnte confonanza. 

Quelli mfi adimqne nonfolojuceuanu U uocepiu cbiara, ma rendeuano anche confonanxa, 
& melodia. mabifogna bene confiderare comeerano tocche accioche fuonajjero, io nonfo come 
la noce de rccitantipotefejkre queüo ejfetto; & fe puré eüaio fncejje, come que mft nfyondef-
feroyfe forfe finche la uoce fujfe in confonan â con que uafhcome fuole una corda di uno liutohm 
uerfiquandoun'altra cordad'unaltroliutoétocca}&édellamedefmaconfonan-^a» TSleiThea-
trimimrift poneua mor diñe di quefli uaft, nel mexo dell'altex^a del Theatro dijpofti dintorno 
la cinta de igradi nelle íor ceUe, & accordatifecondo quelgenere, chefujfe piacciuto a chi gli 
ordinaua. ma io credo}che fujfero fecondo il genere .Armónico, perche Vitru.lo dice» ¡ 

Ma fe la grandczza del Theatro fará piu ampia, állhora íi partirá l'altezza inquaftro 
partí, perche fi facciano tre fpacij, per le celle trauerfc.di queíte parti una fi dará al gene
re Armónico, l'altra al chromatico, la terz^ al diatónico 3 & dal baíTo la prima regionc íi 
dará alTordinanza delTArmonia, íi come hauemo detto di fopra nel Theatro minore. 
Ma nellaprima parte dell'ordine di mezo íi hanno a porre nelle eftremc corna quelli uafí, 
che rifpbndino alie eccellenti del genere chromatico: ne i fecondi da quefti la diateíTarou 
alia chromatica delledifgiunte, ne i terzi la diapente alia chromatica delle congiuntemc 
iquarti la diateííaron alia chromatica delle mezane; nc iquintila diatefláron alia chro
matica delle prime: ne ifeftialla uicina alia mezana.perche queíli fuoni hanno corri-
fpondenzadi confonanzaj&delladiapente con la chromatica delle eccellenti,& della 
diatefláron con la chromatica delle congiunte . ma nel mezo non íldeue poneré alcun 
uafo, perche nel genere chromatico niun'altra qualitá di fuoni puo hauere confonanza 
di finfonia. 

ILgWfi deue duuerüre, che quando FitrJice, che neüaprimaparte deWordine dimexoft han 
no aporre nelle eflreme coma quelli uafi, che rifpondino alie eccellenti del genere chromatico» 
non piglia la nete hyperholeon, ma una diquelle hyperholee, cioé la Trite hyperholeon: & cofi 
difotto nel genere diatónico egli piglia la nete hyperholeon per prima fula eíireme corna, *Al~ 
trimentife egli pigliajje in tutti tre igencri per prime la nete hyperholeon, non ci farebbe diferen 
•Zatraungenere, & l'altro, perche tutti i termini de i Tetracordi farebbeno gli iftefíi ,pefahe 
quelli fuoni fono Jiabilhcome termmi delle confonawze. da quefii principij fi hanno gli altrifuonh 
come dimojira la figura. 

Manelíadiuiiione di fopra regíone delle celle, íi hanno a porre i uafi nelle prime 
córna íuopanti alia diatónica delle eccellenti, ne i fecondi la diatefláron alia diatónica del 
le diígiunte; nei terzi la diapente alia diatónica delle congiunte, ne i quarti la diateífaron 
alia diatónica delle mczane,ne iquintila diateííaron alia diatónica delle prime,ne i íeíli 
la diatefláron, alia proslamuanomenon. nel mezo alia meza na, perche quellaníponde la 
diapafon alia proslamuanomenon, Se la diapente alia diatónica delle prime. 

Oscilo che Vitru.ha detto fin quiicifara manifefloper la figura quifotto, dice egli, 
Ma chiuorrá ridurre fácilmente a perfettione quefte difegnationi , auuemfca alia fi

gura difegnata nel fine del libro, con ragione di Mufica, laquale Ariftoxeno con gran ui-
gore, 6¿ induftria partendo i canci per generl iafció fonnata , & da quella dííegnatione 
(fe alcuno ui porra mente) potra ordinarc con qneíti difcoifi,& ridurre a perfettione ¡ 
Theatn,& alia natura delle uoci, & al diletto de gli afcoltanti. 

Merche noinon hauernonéeljempio, néaltra memoria altroue, é necejfario 'che crediamo a 
Vitru.perb di queflo non ne diremo pin oltre, perche ( come dice León Batifia Jquejla cofa é faci-
l e da diré, ma quanto fácilmente ella fipojja ejfeguire con l'opra, lo Jamo gli ejherti.fi.uedc, che 
i Bjomaninonufauano quefli uafi, 

Potrebbe forfe diré akuno> che per moltianniftaú fono molti Thcatri a RomaMic 
pero 
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peroinalcunocliquelH, fi hahauutoalcunaconfidcrationc di qucfte cofe. Maychldubi-
ta, erra in quefto, imperochc tutti i publici Thcatri, che fono fatti di legno, hanno mol-
titauolati,i quali neceííario é, chcrendinofuono . Et qucfto li puo auuertire da iCi -
tharedi, i quali quancb uogliono cantare col tuono di fopra, (i riuoltano alie porte della 
fccna, & coíi dallo aiuto di quelie riccueno la confonanza dclla uocc. Ma quando di foda 
materia, cioé di pietrajdi ceaienti, odi marmoíifannojchefono cofe che non poíTono 
rifuonare, allhora ü deono eíplicare con queíta ragione da quello, che detto hauemo. 
Mas'eMificercaíTeinqual Theatro di Roma que uafi fi trouino, certamente non lo po-
temo dlmoftrare. si bene nelle parti d'Italia > & in molte cittá de Greci, Okra, chehauc-
mo per capo,&:autorcL.Mummio,¡lqualeruinatoil Theatro de' Corinthi,port6 a Ro
ma i uafi di rame di quel Theatro, & delle fpoglie dedicogli al Tempio della Luna:& an
che molti fuegliati Architetti, che in piccioie cittá hanno fatto fare i Theatri, per la ca-
reítia eletti i dogli di creta coíi riíuonanti, & con quefta ragione compofti hanno fatto 
cífetti di grandiisima utilitá, 

Della conformatione delTheatro. 
Cap, V I . 

A la conformatione del Theatro fi deuefarein quefto modo, che prima fi 
ueda quanto grande eíTer deue la circonferenza della planta, & pofto nel me 
zoil centro ílatirato uncircolo, nel quale fifanno quattrotriangoli eguali , 
& di fpatij > & di lati , che tocchino la eítrema linea della circonferenza. & fo 

no queíli afímiglianza di quelli, che gli Aftrologi neüa deferittione de i dodici feqni ce-
lefti da una conuenienzamuficalcche hanno le ítelle tra fe fogliono difeorrendo cauare. 
D i quefti rrianguli, quello ií cui lato fará profsimoalia fcena da quella parte, che egli ta-
glia la curuatura del cerch¡o,iui fia fatta la hronte della fcena, & da quel luogo per lo cena 
tro fia tirata una linea egualmenrcdiftante, la quale fepariil pulpito del profeenio, & o l 
fpatio dell'orcheftra. & con quefta ragione i l pulpito fará piu largo,che quello de Greci, 
perche tutti gli artefici preftano Topera loro nella fcena. Ma nella orcheftra fono dife-« 
gnati i luoghi alie fedi de i fenatori. 

La fcena é la fronte delTheatro > aüa quale fia tirato ma linea egualmente diftante > che paflH 
per lo centro, la qualfefariil pulpito (che i i l luogo piu alto y che é auanti la fcena y fopra Id 
quale f i recitauano lefhuole) dalla parte deWorcheftra. Orcheftra era luogo nel me%o del Thea 
tro nel piano > doueftauano ifeggi de i fenatori, apprejfo Romani. Mtrimenti la Orcheftra erx 
del choro , & d e i mufici: La ¡cena de gli attori. Quando adunque in uno arcólo hauerai forma 
t o quattrotriangoli di lati eguali y che tocchino con le punte loro la círconferenxa i prender ai 
uno di quelli lati per la fronte della fcena, & poi aquello tirerai una linea egualmente diftante 9 
chepaffiper lo centro, che fia come un diámetro, equidiftante alia fronte della fcena, che fepa\ i 
i l pulpito del profeenio daW orcheftra. / Theatri de i Greci fono dijferenti da t Theatri de i Laími, 
perche i Greci nel me xo del piano inducenano i faltatori, & i c h o r i & haueuam minor pulpito, 
& quel piano deUifaltatoriy fi chiarnaua orcheftra. Ma T^omaaiyperche nel pulpito rapprefen 
tauano ognicofa y pero era neceffario, che'lpulpito lorof ijfe mggtore, accioche con quello ue-
niffero piu auanti, & meglio sacconmodaffero i recitanti, & i rmfici. 

L'ahezza del pulpito non fia piu di cinque piedi, accioche quelli, che federanno neU'or-
cheftra pofsino uedere i gefti di tutti i recitanti. Siano partiti i cunei de gli fpettacoü ne| 
Theatro in modo, che glj anguli de i triangul¡,rhc uinno a torno la circonferaua del ceff 
ch.o deferitto dr^zzino le afcefcA le feale tra i cunci fino alia prima cinta» 

Datú 
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Data taltcxga del pulpito dipiedi cinquej Vitr. cinfegna doue, & in che modo douemo d r l ^ 

zar le [cale, & le afcefe. Haueuano i Tbeatri d'intomo i Juoi gradi, & ogni tanti gradi era 
una cinta, cioé un piano,fopral qualc ft caminaua. Tre erano le cinte, che Vitr, chiama precm-
fiioni Ja prima aüa parte piubajfa i la fecondanel mezo, & l'altra difopra,& quella [cala, 
che condiiceua fino aüaprimacintanonfeguitaua fino olla feconda,ma tra mexo nella feconda 
cinta era uríaltra[cala, che ci conduceua alia terxa ¡ & cofile fcale non erano dritte, ¿ r d'una 
patita. Ima^iniamoci adunque, che gli anguli di qusüi dodici trianguli, che hauemo formati, 
indriigino íeapriture alie falite, & ¡ormino quaft un cuneo . Voglio adunque, che que cunei, 
che ci conduceno aüa prima cinta, in quella fiaño terminati, & queíli, che uanno dalla prima al 
la feconda cinta, rincontrino con gli anguli trame^ati: & coft quelli, che uanno alia ter%a cin
ta , non rifyondino a quelli, che ci hamo condotti alia feconda, ma aglialtri di mexo, alternan-
do i tagli, & le apriture; fiano fette le apriture, & al centro drixgate egualmente dijianti l'una 
daWaltra, una deüe quali nel mexp delfemicircoló, ftapiu ampia, & p i u aperta, due ne fiano 
una dalla deflra, l'altra dalla fmiftra del diámetro, o due per parte tra quella di mexo > & quefle 
eflreme aWincontro una deWaltra. & coft le afcefe faranno compartite giuflamente .fipuo anche 
fhre altre afcefe, & ufeite fecondo la capacita del Theatro j ilche¡i rimette alia neceffitd del luo 
go. ma neüe predette fcale maeftre ,fitceuano capo altre falite coperte ( come ho detto di fopra ) 
perlacommoditddeüeperfone, Q¿tefli cunei adunque erano cofi compartiti)& andauano alie 
frime cinte. 

Ma di fopra con alternati fentíeri fiano drizzati i cunei di mezo: Et' quelli cunei, che 
fono da bafíb drizzano le falite faranno fette; ma gli altri cinque difegneranno la com 
pofitione della fcena j tra quali, quello, che fará nel mezo all'incontro deue hauere le por 
te maeftre, i due, che faranno alia deftra,& alia finiílra difegneranno le compoíitioni 
delle foreftarie, che hoípitali chiamano.gli ultimi due riguarderanno le uie nel uoltar del-
le cantónate. 

Le porte regie nel mexo deüa fcena, gli hojpkali dalle bande, & doue ft uoltaua per ufeir fuo-
r'h rijpondeua al reflante de i dodici c¡mei,cioé a cinque. Dalla fcena alie coma del Theatro era-
no portichi, non continui in moáo,che toccajfero le coma, ( benche quefto f i comprenda in alcu-
ne piante) ma erano quefli portichi come ale della fcena. ma che importa fe Vitru.intendeffe per 
quel nome di uerfura, quello, che ueramente f i deue intendere, quando finito un lato,fi mita al-
taltro fopra unacantonata? come anche nelterxo libro fiuede, che egli ha ufato quel nome in 
quefta fignificatione i & anche nel fine delfeguente capopiu chiaramente lo dimoftra. Dice poi. 

I gradi de gli fpettacoli doue s'hanno a porre i íeggi non fiano meno altí d'un palmo, 
8¿ d'un piede, né piu d'un piede, & fei dita, ma le larghezze loro non piu di due piedi, & 
mezo, né meno di due piedi. 

Igradi degliJpettacoli,cioé l'opera dipietra,doue fiftauafededo a uedered'intornoil Theatro 
non ftano peno alti di cinque palmi, cioé uenti dita,népm d'un̂ piede & fei dita. Erano anche nel 
ÍOrchefira preparati i luoghi da federe per ligrandhuomini, & Senaton*, compojii in luo^hi piu 
alti. iuifi portauano lefedi honorate, a tempo; i&perb ft legge, che per le parole di K[aftca mof 
fa laprudenxa defenatori, uietb che ifubfellij, che ft portauano a tempo nel Theatro & serano 
anche cominciati a porre inufo dalla cittá,portati fujfero,&pofii nei luoghi loro. Teco chepa-
re che ifubfellij,ofeggi doueflauano i nobili, eranoportati, &pq¡H, &• ftleuauano, & U luogo 
loro era fopra alcunigradi leuatidal piano deWOrcheHra.Ver cinquecento, & cinquanta ot-
to anni i l fenato mefcolato col popólo era prefmte aglijpettacoli • ma p e ñ a ufanxa Mtíüú Se-
rano > & L' Scrihonioedili\,fegmtandola fentenxa del maggior africano leuarono, feparan-
doiluoghtdel Senato da iluoghi delpopolo : per ilche l'animo deíuulgo ftriuolfe da Scipio-
~*:&ilJuofhuore fu grandemente conquajfato .feguita la planta t i l Terfilo, & lo impié del 
Theatro, - * 
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Del tettodelportico delTheatro. 
Cap, F I L 

L tctto di quel pórtico del Theatro, che fta íbpra Tultimo ordine de í gradi fu 
periori fi fa ad egual Huello dell'akezza della fccna: & la ragtonc é , perche la 
uocecrerccndoegualmenteperuen¡rá,&alfommoordine de i grad^Sd al 
tetto perche fel pórtico non fará eguale all'altezza delía fccna} quanto meno 

^pTíáráalto,la noce fará portara inanzi aquellaaltezza,aliaquale prima pcruenirá. 
IQ ho detto y che quefto pórtico era fopra igradi, & come un corridore aperto uerfo ilpiano 

del Theatro, ma ferrato di dietrofaceua rifuonare la noce mirabilmente. León Battifia lo chia 
ma circonuallamne, & dice, che era futto per reftrignere > & mire la mee y & che fopra, co
me per cielo del Theatro, &per la noce , &per l'ombrafi tirana una uela omita di flelle. Que 
fio p ó r t i c o era fhtto molto maeflreuolmente,perchehaueHafottoaltri colonnatiy & altriporti-
chiperfofimimento diquelli di fopra, ma aperti nella parte efieriore;& quejio fi fnceua ne i 
Theatri di moka g rande^ : & fi fhceuano doppi, perche al tempo delle pioggie, le gentifi po-
tejfero meglio riparare. I colomati loro erano di opra f o d a , & ferma, & i loro lineamenti era 
no cauati dalla ragione degli archi, de i quali ilfopradetto ne ragiona copiofamente. 

L a Orcheftra tra i gradi inferiori quanto grande hauerá il íuo diámetro , prendifí la fe-
fta parte di quello,&Cnellecorna,&d'intorno a gli adida huello di quella mifura fíano 
tagliatiifeggiinferiori;&ladouefaráfatto il taglio,iui fiano pofti i fopracigli delle 
uie, perche a quefto modo le loro conformationi haueranno bafteuole altezza . 

l l primo ordine de igradi non era fuhito al^ato da térra, percioche farehbe flato troppo baljo, 
ejfendo igradi hajfi, & effendo ifedilineWorcheftra pin alti :perb uuole Vitr. chefipiglilafefta 
parte del diámetro deW orcheftra, & che quella fia t'altevga di quelmuretto, che circonda l'or 
cheftra, & fecondo queWalteTga dinan^ifi deono tagliare iprimigradi da bajfo nelle c o m a , & 
d'mtorno gli aditi, & doue faramo quelli tagli fiano pofti i fopracigli delle uie. & per fopracigli 
intendefopra limitari y fecondo y che egli ha intefonelquarto libro trattando de i compartimenti 
delle porte. Erano alcune apriture, che andauano alie falite, & alie fcale Mígate fecondo i cu 
neiy che pone yitr* di fopra. 

Lalunghezzadellafcenafiaíloppiaal diámetro dell'orcheftra. L'altezza del poggio 
dal Huello del pulpito con la fuá cornice ,&gola fia per la duodécima parte del diámetro 
dell'orcheftra. fopra il poggio fiano le colonne,con i capitelli , & bafamenti la quarta 
parte dello ifteífo diámetro . G l i architrauí, & adornamenti di quelle colonne per la quin 
ta parte. il parapetto di fopra con la onda, & con la cornice fia pur la meta del pjirapetto , 
o poggio di fotto, & fopra quel parapetto fiano le colonne alte per un quarto meno j che 
le colonne di fotto. Gliarchitraui,& gliornamenri di quelle colonne, per la quinta. 
Ma fe egli fará anche il terzo componimento fopra la fcena, fia il parapetto di fopra , per 
la metá del parapetto di mezo, & le colonne di íopra fiano meno alte la quarta parte del
le colonne di mezo. gli architrauí, & le cornicidi quelle colonne habbiano fimilmentc 
la quinta parte dell'altczza. 

DiceLeonBattiftaychelefondamentadiqueÜiparetiyche afcendeno a gli ultimi gradi y & 
pin lontani dal centro, cioé daW ultima, grpiu larga cinta fi deono gettare tanto lontani dal cen 
tro y quanto é i l femidiametro delpiano dime^o con un ter^p dipiu, ma iprimigradi, cioó quelli 
che fono di dentro , & p i u bajji, cioé doue fi comincia lagraduatione ynon deono fubito comin-
ciare dal pianoymane i gran Theatri fi deue leuare un muro dal piano y o párete alto per la non' 
parte del femidiametro del piano di mê p ¡mane i Theatri minori, non fi lenera quel párete pfu 
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diCette pedi • Copra queUi murifi deono cominciare igradi dt quella mifura, che Fitr. ci ha d?Wfl 
ñrato OueÍiaintentionefare,chcVitr,accmnid^ ^ e ^Sk. 
nando d M taglio > che fifi per Ufeggi neüa circonferen^a interiore, & perli jopracigk 
uie B perfetgi egli intende iprimi gradi. T\agwnapoi della lunghe^a dellajcena, che deue 
efjer doppia al diámetro deWorcbeñra. La doue fe il diámetro Jara di piedifcjjanta, la lunghe^ 
^adeUaílenafaradipiediccnto)&uenti.perche feffantapiedideüafcena anderanno per mê 0 
il diámetro, deWorcbeñra > & trenta per parte per mero le coma del Theatro. Ugh ci da poi 
FalteTxa delpoggio. Toggio é.come un pampetto neüa fronte della fcena. la cuiparte difotto) 
cheuieneuerfoi'orchejira éilpidpito Joprailpulpitoadunque >&dallhieUodiqueüo afaccia 
de gUíbettatori,al%arft deue il primo parapetto per la duodécima parte del? orcheftra.cinque 
piedi é alto il pulpito, cinque ilparapetto . Et qui é da confiderare, che i l diámetro della orche-
ftra, ci da la mifura, & Ufondamento del tutto. per la duodécima parte adunque, del diámetro 
delTorcheftra, é alto il poggio abbracciando la cornice, & la l i f i , che onda, cmafa, o gola fi 
p uo chiamare :ma doue fia tratto queflo uocaholo di lifi y io non ho truouato fin hora.Lixin 
Grecoéunapietralarga>&obliqua ;&feVitr. dicejjeLixispotrehheintendere quella pietra 
del poggio piaña yfopra la quale Ihuomo fi appoggia. Le colóme con i capit elli > & bafefiano al 
te per la quartaparte del diámetro dell'orcheftra, & cofi farebbeno diquindici piedi ejjendo il 
diámetro della orcheflra fejjana. Sopra quelle colóme, & fopra i loro ornamenti ui andaua il 
fecondo ordine; & queWordine di fopra era detto Epifcenos, quafi fopra fcena, ouero aggiunta 
dellafcena: &neigranTheatri fi andaua anchea¿ ter^p ordine j & tanto afcendeua} che ag-
guagliaua il tetto del pórtico di fopra : an%i eglifi continuaua átomo con quelle iflejfe mifure:& 
pero Fitr. non ragiona di quelle mifure 5 perche fo'no le iflejfe della ter%a epifcenos. Bal profilo 
del Theatro poflo informa grande, fi comprenderanno molte cofe da noi dichiarite fecondo la in-
tentione di Fitr, henche nelle altere delle colóme hauemo, alquanto uariato, per la ragione j 
che dice quifotto. 

N é inogni Theatro a tutte le ragioni, efFetti poffbno corrifponderc le mifure, S¿ i 
compartimenti. Ma eneceflario cheloarchitetto aunertifcacon che proportioni bifo-
gnaíeguire i compartiment¡,& con che ragione egli debbia alia natura, o alia grandez-
zadelluogoreggere Topera &feruirle. Imperoche ci fono delle cofe & nel piccioio,l& 
nel gran Theatro, che di necefsitá deono tenere , la iftcíía grandezza. perche cofi Tufo ri-
chiedezcomefonoigradijlecinte^parapettijle uie, le fafitc, i pulpiti , i tiibunali, 
& fe altre cofe tra mezo correno, delle quali la necefsitá ci sforza partirfi dalla fimme-
tria, accioche l'ufo non fia impedito . Similmente fe egli ci mancherá la copia come del 
marmo,del legname, & delle altre cofe , che fi apparecchiano per la fabrica, non fará fuo 
ri di propofito di leuare, o di aggiugnere alquanto , puré che quefto troppo fcioccamcn-
te nonfi faccia, ma con giudicio, & fentimento 5 & quefto auuerrá fe lo Architetto fara 
pratico, & oltra di quefto fe egli non fará fenza preftezza, & folertia d'in^egno 

m pero chi uede le membra delle opere antiche, &tmoua cofa, che paia fuoride ¿ i ammae-
Jh-amenti di Fitr. ( come s e detto altroue ) non deue di primo tratto hiafimare o Fitr o le opere, 
perche nonpuofapere quello 3che portaua la necejfiü > <& quanto in tutto'l corüo quel membro 
tencua la fuá ragione. Fitr. fe ne aumdde di quefla forte dhuomini, & i n omi k m dapoi che 
eglici ha dato lefimmetrie, & le proportioni M e cofe, egli ci auuenki come%uemo ufare 
qneüa moderatione , che richiedeüprejente bifogno. T^ihauemo interpretato cinte, quella pa 
rola.cheeglihauJatodalGrecOydta^nata.&altrouehadettopr^cmm Et coi bifhma 
auuertire^hebenefrefioFitr^ J 

quello^he altroue ha chiamato cymatiü.Tnbunale egli chiama tutte quelle parthalle auali i alce 
depergradi; & nelquarto libro noi ne hauemo detto a baflan^a. Le cofe Idmque Lmateda 

^ ^ Ma 
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Ma le fcene habblano le loro ragioni efplicate in modo, che le porte di mezo habbia-
no eli ornamenti duna fala regale, & dalla deftra, & dalla finiftra liano gli hofpitali; mi 
longo quelli fpacij, che fi fanno per ornamento, i quali da i Greci fono detti periachi,per-
che in que luoghi íl girauano le machine, che hanno i triangoli, che íl riuolgeno. In cia-
feuno tre fono le fpecie de gli ornati, di apparati. quefte machine íl hanno auoltare, & a 
mutare l'afpetto de gli ornamenti loro nelle fronti; ouero quando fi deono mutare le fa-
uole,ouero quando uenir deono i Dei con tuoni repentini. Lungo quelli luoghi fono le 
cantonate,&uolte, che fiporgenoauantijlequali fanno rentrate& gli aditi nella fcena. 
Tuna dal foro, l'altra da qualche altra parte, donde fi uegna. 

La porta di me%p, che rifyonde al cuneo di me%o de i cinque, che f i danno aüa fcena, era det-
ta Jtegid da gli ornamenti juoi, Erami altre porte ma dalla deftra, & l altra dalla fmiflra di 
modoy che la fronte della fcena haueua tre gran nicchi, come fi uede nella pianta, in quelli erano 
drizóte le machine triangulan, che fi uoltauano fopraperni, in ciafeuna fheciata era di
pinto l" ornamento fecondo lafauola, che fi deueua rapprefentare. perche in una fheciata era la 
projpettiuad'una (cenaComica,neWaltra la Trágica-* neW altra la Satirica, & fecondo la occa-
fione uoltauano quelle fronti. Da quefte machine parlauano i Dei dal difopra, sudiuano i tuoni 
nella lor uenuta3futticon utri di corami gonfi,o dipelli tírate, come ne i Tamburri>che'ufamo,& 
con fafii dentro, chefuceuano un ribombograndiffimo. <¿rper quefto modo feruauanoil decoro , 
non lafeiando che i Deifi uedejfero in fcena. Cofi apprejfo di Sofocle nello Mace flagellifero Tal 
lade parla con Vliffe, & non fi uede. & egli dice, che la uoce di quella Dea non ueduta, affimi-
glia al fuono duna tromba daguerra, che commoue tutto Ihuomo, quando ella fi fente fuonare 
aü'arme. Quefte machine adunque fi riuolgemno fecondo il bifogno & dauano luogo aü'entra 
te, rapprefentando le uie l'una, che uenijfe daüapiaTga, & l'altra, d'altronde. & la figura el 
dimoftra i l tutto. 

© / treforti di Se ene. Cap. F U L 
. 

Re fono le forti delle Scene,una é detta Scena Trágica, l'altra Cómica, la ter-
za Satírica. G l i ornamenti di quefte fono tra fe diueríi,& con difeguale com 
partimento fi fanno. imperoche le fcene Tragiche íl formano con colonne,, 
Frontifpicij, figure, & altri ornamenti regali.le Comiche hanno forma di 

priuati edificij, di pergolati, o corritori,& profpettiue di fineftre difpofte ad imitatione 
de i communi edificij, ma le Scene Satiriche fono órnate di alberi, & di fpilonche, & di 
monti, & d'altre cofe rufticali, & agrefti in forma di giardini. 

I Tragici recitauano i cafi de i Tiranni,& de i T{e. a quefti conueniuano ornamenti regali, pa-
lagi, loggie, colonnati.'perd lafkcciata del triangolo, che era per la Tragedia haueua quefti edi
ficij, che haueuano del grande, ornati & dipinti. I Comici rapprefentanano cofe quottidiane,&-
attioni di gente baffa, pero la fcena loro dimofiraua forme di priuati edificij. iSatiriciportauano 
cofefilueftri,& bofearecci conuenientia pafiori aninfe & fimili cofe ;pcrb la fcena. eradiuer-
dure, d'acque, dipaefi di lontani colorita.&era mirabile inuentione quella delle dette machine 
triangolari,&uerfatili,perche drieto unafuuolaTragicaera pronto l'apparatod'una comedia;, 
& dreto la comedia fi poteua fem^t porui tempo di mê o fhre la rapprefentatione ¿alcuna: 
Egloga, o £ altr o ,folamente col daré una mita a quelle machine, che greci dallo effetto chia-
mano periachi, perche fi riuolgeno. & qui é necejfaria la intclligen xa, & la prat ica della pro-
fyettiua,perche tutte quelle cofe ricercano ilpunto della uifta noftra regolatore di quanto fi 
uede niqueüe fiicciate. dalchene nafcetiogli Jporti,iraftrematnenti, ibattimmpide i l imi , ,&-
delle ombre, l'éntrate, tufeite delleparti de i tnembrt, iluicinoyil lontano , vrlo mcrocciamento 

de i 



de i ra? 2b & l¿ Ugione degli angoh.fotto liqmh f i uede tutto quelio, che f l uede. fecondo U 
connentuoleuarietdíkgU ajpetti. nelcheéopradibdgmdiciodifaper poneré i l punto cofiac-
commodatamentei che tutto quelio, che ftuede dipinto rapprefenti unfito, & uriejjernaturale 
delle cofe, & nientefia di sfor^tOy diprecipitofo, di dijforme, di fgarbato, come ¡i uede nelle 
fcene di molti le cofe oltra modo picciole,gli edificij, che traboccano, ifuggimenti tanto al baf-
fopuntofenia dolcczga tirati, che né dapprejfo, né da lontanopojjbno ejjere con diletto ueduti, 
Queftaneceffita mi ha mojjo a uolergiouare-, quanto per me fipuoy anche in queflaparte agliftu 
diofi. &peró io ho jcritto di projpettiua conuie, & modi ragioneuoli drizgati allapratica che 
é detta fceno^rafia. & hogettato ifondamenti di quefta cognitione, & le rególe di quefta pra~ 
tka, condiffinirejdiuiderel&dimoftrare, quanto alia detta ragione é neceJfario> accioche fen^a. 
duhitatione l'huomo pojfa pone la ueduta inproprio, & accommodato luogo, accioche nonfi caf 
chiin queüi errori, che difopra ho detto. iuifi uedera la dijpofitione de ipiani regolat'h & in re-
golati, in fquadra, &fuoridifquadra, & iperfettidi qualunque corpofi fia. ilmodo di leuarei 
corpi fecondo le alte%je loro, & la ragione delle partí delle colome)&delle treforti di fceneycon 
quanto appartiene aWombreggiare, a i lumi, ad alcuni modtfkciliper uia dHnftrumenti, & hál
eme altre maniere di quefta pratica diletteuole, & necejfaria. ma tornamo aVitru.che tratta 
de i Theatri de i Greci. & dice, 

Ma ne i Theatri de i Greci non fi deono fare time le cofe con le íftefle ragioni, perche 
nellacirconferenza del piano inferiere, fi come nel Theatro latino gli anguli di cjuattro 
Triangoli toccauano il giro, & circuito d'intorno, cofi nel Greco gli anguli di trequa-
drati deono toccare la detta circonferenza , & il lato di quel quadrato, che é profsimo alia 
Scena,& che taglia la curuatura della circonferenza in quella parte difegna i l termine del 
profeenio, & d'indi alio eílremo giro della curuatura fe le tira una linea egualmente di-
ftante, nellaquale fi difegna la fronte della fcena . &: per lo centro deU'orcheftra acan-
to i l profeenio,fi deferiue una linea equidiítante, & da quella parte done ella taglia le lis 
nee della circonferenza dalla deftra,& dalla finiftra nelle corna del femicircolo,fi hanno a 
poneré i centri: & pofta la fefta nella deítra dallo fpaciofmiftro Titira un giro alladeftra 
parte del profeenio, &: coíi pofto il centro nelfiniftro corno dallo fpacio deftro fi gira al
ia finiftra parte del profcenio>& cofi per tre centri con quefta defciittione i Greci hanno 
l'orcheftra maggiore,& la fcena piu a dentro,& i l pulpito, che chiamano logion, men lar 
go; perche appreflo de Greci la fcena era data a i recitatori di Tragedie, & di Comedie, 
ma gli altri artefici faceuano i loro ufficij per rorcheftra.& di qui nafce, che feparatamen-
te da Greci nominad fono i fcenici, & i Thimclici. 

Era apprejfo de Greci torcheñra maggiore, &per quefto nella difegnatione. de i loro Theatri 
{kceuano tre quadrati in un circolo , f i come i Latini faceuano quattro triangulhe tutto che tan-
to gli anguli de i triangoli, quanto gli anguli de i quadratipartifero in dodiciparti eguali la cir
conferenza, era pero maggiore jpacio nel me%o la done erano tre quadrati, che la doue erano 
quattro triangoli, perche i lati de i quadrati fono piu uicini alia circonferenza. & fi come nel 
Theatro de i Latinim lato d'un triangolüfiiceua la fronte della fcena,cofijkceua un lato del qua 
drato nel Theatro de Greci , & terminaua i l profeenio: ma la fronte della fcena erafopra una l i 
nea tirata fuori della circonferenza del circolo, che toccauapure la circonferenza,& era egual 
mente diftante a quel lato del quadrato, che terminaua i l profeenio , di modo che la fcena de i 
Greci era piu rimota, che la fcena de i Latini. Oltra di quefto eglifi tiraua anche tina linea, che 
paffaua per lo centro,& era come diámetro egualmente diftante al detto lato, & alia fronte del 
la fcena. fopra gli eftremi di quefla linca la doue tocca la circonferenza,fi fhceua centro,&pofto 
primal'nnpiede della fefta in mojaltrofi allargaua al centro, & uolgendoft intornoci daua 
iterminidellamaggior circonferenza: perche iui era i l termine della circonferenza , & ultima 
precintmie delTbeatro, la douetoccaua la linea del profeenio .come é nel punto B. & C 
iiellalmea. C. B. & i centri fono, D. £. la 
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la machina triangulare, o. doitc é ánchela porta regia, 
la fronte ddlafcena F. G. L'Orcheftra T. 

Ti eflante éfucile, & g l i hojpitali, & altreflanee come ncl Theatro de Lat'mi, ucro é, che 
lia pianta del Latino, ndla fcena hauemo futto tre porte)&in ciafeuna uno mangólo uerfath 

k yper accompagnarediprojpettiualafkcciaiadi mexp,&hauemocongimto admerfo modo 
la [cena del Theatro latino ; come che quefto fi pojja /are in pin modi . ilche ci ha piaciu-
to corne comeniemiffima forma y effhndofiaü auuertiti dalle ruine dyuno antico Theat ro , che 
ft troua in pdeenza tra gli horth & le cafe d'alcuni cittadinh doue fifeorgeno tre gran nicchi del 
la fcena,ladoue mihauemo pofto le tre porte, & i l nicchio dime%o é helio, & grande. 

L altezza di quel iuogo non deue eíler meno di dieci, né pin di dodici piedi. I gradi del 
le fcale tea i <:uneií& le fedi all'incontro de gli anguli de i quadrati fiano drizzati alia pri
ma ciíita,& da quelia cinta tra mezo di quelli,fiano drizzate anche l'akre gradatíoni & alia 
fomma quanti íaranno altrettanto fiano amplíate. 

Jualtex^a di quel luogo,cioé del logeo, &pulpito->non deue ejjer meno di dieci, &p'm di iMi-
ci piedi.Vitr.alxa i l pulpito de i Grecifette piedi piu del pulpito de i latini, perche ejj'endo i l pul-
pita de Latini piu uicino aWorcheflra, 7ion bifognaua che eglifujje piu alto, ma i Greci che haue-
uam la loro orcheflra\piu rimota daüa fcena poteuano alzar alquanto piu i l pulpito loro, fen%a 
impedimento deüa uifia,comefi uede che la diflanxafii parere haffe le cofe alte, perche fi uede fe 
uno uaappreffouna cafa,non uede i l colmo ,ma piu che egli sallontana piu lo difeuopre, come 
la ragione deílaprofpettiua cifh manifeño. ^Al^ato adunque ilpulpito, Vitru. drixga lefcale 
uerfo i cunti, & mole i l medefmo, cioé che le fcale, che uanno alia prima cinta non incontrim 
con quelle che uanno aüafeconda, & uuole di piu che le fcale}& lefalitefiano raddoppiate quan 
to piu cinte\faramo,comefi uede nella figura. 

Po} che quefte cofe con íomma cura, 6c folertia faranno efplicate, bifogna allhora pía 
diligentemente auuertirejche egli elcgga^un Iuogo doue la uoce dokemente applicata fia, 
& che fcacciata, ritornando a dietro, non riporti[airorécchic£una incerta fignificatione 
de He cofe i : 

.yí Vitr.molto preme taccommodar i l luogo alia mee;pero oltra legia dette cofe, egli tutta 
uta ci daprecettidiqueflo, & ammaefiramentihelliffimi; & m uero nonfen^agrande ragione, 
perche il fine di tutta queña materia dijpettacoli, é che f i ueda, & che fi oda commodamente* 
Diftingue adunque i luoghi quanto alia natura delfuono,& dice. 

Sonó alcuni luoghi,i quali naturalmente impedifeenó il mouimcnto della noce, come 
fonoi diííbnanti,icirconfonanti,i rironanti,&ÍGonfonanti,detti da Greci, catiheon-
tes, perijehontesjantijehontes, finichontes. DiíTonanti fono quelli ,ne i quali, poiche íi 
leua la prima uoce offefa da i corpi fodi di fopra, é fcacciata al bafio, & opprime la falica 
della feconda uoce. 

; Come fe egli dicelfe, che i l primo giro delta uoce intoppandofi in cofa dura,& fodafujfeingm 
rincal^atOi & rompeffe ilfecondogiro,doue ne nafcefje la diffonan^a, che per uirtu della parola 
Grecafignificafuono al baffo cacciato,rotto,&franto,perche catichontes > équafi deorfumfo-
mm mittentes. & io ho interpretato diffonanti * quel modo, che nel Latino fi dice dejpicere, 
quafi deorfun^ ajpicere, 
• Circonfonanti luoghi fono quelli, ne i quali la uoce riftretta girando fintorno rifol-
uendofi nel mezo, fuonando fenza gli eftremi fuoi cadimenti, fi eftingue lafeiandoincer
ta la fignificatione delle parole. 

Quefiiluoghifhnno rimbombo, perche in quelliritoma lo iftejfo bombo o fuono, comedlntor-
no, & dentro le campane fiperde ü fuono, poi che refla lapercojfa. 

^ Rifonanti fono quei luogh^doue eílendo la uoce in fodo luogo percoflii, ritornando a 
dietro le imagini, che la cfprimeno, fanno doppi ali'udito i cadimenti. 

M M J\ijfuona 
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pjfuona la mcepercuotendo, & ritornando a dietro quafidi rinuerberoJ&come i raggi del 

Solé riflejji, cofi la uoce ripercojja rifuona,cioé di nuouo fuona,&raddoppia lafua fmiglian^, 
& f i i Echo.La cui efprefiioneperpiacer noftrofacemmo, come quifotto.&ne ilibrinoJhideWa-
nimainuerfilatinineadducemmoUra.gione 3 parlando del mouimento delta uoce > & del fen-
fo deWudita. 
Echofiglia de i bofchi, & delle ualli. Echo che cofa é'lfin d'amore í* jLmore. 

Ignudo Jpirto y & uoce errante efciolta, Chifu fua ¡irada men fictira ? Cura, 
Ecerno ejfempio d'amorofijulli Viue ella fempre, o pur fen more t More» 

Che tanto altrui ridice, quanto afcolta , Dehbio fuggir la forte dura ? Dura, 
S'amor t i torne ne fuoi allegri balli Chi dará fin al gran dolore ? L'hore. 

Et che t i rendí la tua forma tolta, Com'ho da uincer chi épergiura f Giura, 
Fuor ¿eñe ualli abandónate e (ble, Dunque l'ingamo adamorpiace ? Viacc, 

Sciogli i miei dubhi in femplici parole. Che fin é d'effoguerra o pace i Tace. 
Coníonanti fono que luoghi ne i cjuali dal piano la uoce aiutata con augumento crc-

fcendo entra nelle orecchie con chiara determinationc delle parole. 
/ luoghi confonantifono affatto contrarija i dijfonanti,perche in quelle la uoce uiene dal cen

tro alia circonferenxa aiutata, & unitai& crefce egualmente . in quejli la uoce dalla circonfie-
ren^a al centro é ribattuta, & rotta, Queña differen%a de i luoghi é molto bella, & ben di-
chiarita da Fitr. pero dice. 

Etcofifenellaelettionedeiluoghlfiauuertirácondiligenza,fenza dubbio lo effetto 
dellauoceneiTIieatrifaráconprudenza airutilitá moderato,& teraperato. Malade-
ícrittione, & i difegni tra fe con quefte diíferenze faranno notati> che quelli difegni, che 
íífannodeíquadratifianodeGreci,&: quellideitrianguliequilateri habbiano Tufo de' 
Jatin¡.& cofi chi uorrá uíare quefte prefcrittioni, conduná beniísimo i Theatri. Plinio di
ce , che l'arena fparfa nell'Orcheftra diuora la uoce. 

'Deiport'ichidrietola Scena,&delleambulatio-
ni. Cap. I X . 

Eonfi fare i portichi drieto la fecna a quefto fine, accioche quando 1c pioggie 
repentine fturberannoi giuochi,ilpopólohabbia doue egü firicoucri dal 

• 1 heat i o, & accioche que luoghi, ne i quali fi danno gli inítrumenti per lo 
choiüj&lo apparato del choro habbia campo fpaciolo. come fono i porti

chi Pompdan!}& in Athenei portichi Eumenici, & i i Tempio del padre Bacco, & l'Odeo 
a qucllijche efeeno dalla parte ílniftra del Theatro, ilquale Pericle difpoíe in Athene con 
coionue di pietra, & con gli alberi,& con le antenne delle naui delle fpogiie de' Pevíiani ri 
copcríe.A: lo iñeíío anche brufciáto alia guerra Mithridatica i l Re Ariobarzane rifece. & 
come a Smirne lo Stratageo. 

Choragia ftgnifica dne cofe, & quelli, che damo lo inflrumento 3 & l'apparato per ti giuo-
chi,&ií luogo di doue ft caua lo inflrumento. Odmrn era quafi uno picciolo Theatro, doue s'u-
diuano le proue,'& le concorren^e de i Mufict. loJiimo, che iui saffettaffero i Mufichcome riel 
Choragiofiajfettauanogli hifirionijchediquel luogo poi entrauano nellafcena. Stratageo 
Coimera lo armamento. Fin qui Vitr. ha diffegnato i l Theatro, dimofírato fecondo l'ujo 
de Greci, & de Latíni, che di(f érenla fia nelle loro defignationi. Hora parla di quelli porticlh 
che erano dietro la frena, & de i luoghi da paffeggiare,perche cofi era ordinato da i buoni^ír-
chitett '!,che a Tempij,& alie cafe de igraudi,&aUefiibrichepubliche ft deffero iportkhi:&que 
floycotnedice yitru.&per nece/ütd, & perdiletto, & per ornamento f i faceua. 

Et a Tralli il pórtico, come d'mu ícena; íopra lo íladio dalluna paite, & l'akra. Et 
come 



come nelle akrc cittá , che íianno hauuto gli Architetti piu dilígcnti. D'íntorno a i Thca 
trifonoi poi-tichi.&glifpatijdapaflbggiarcichecofi parcche ñ habbiano a poneré, 
prima che üano doppi. Cioé non in ak&ga > & di due onlini dícolon)te,ma doppi difotto. 
L come porticbi de i Tempíj: & lefeguenú parole Lo dimojlrano. 

Et habbtanole colonneeíterion Doriche,&gli Architraui congliornamenti fecoil-
do U racione ¿ella mifura Dórica fabricate. Dapoi ,-cIie le larghczzc loro fiano in mo* 
dojche'nuanto alte faranno le colonne di fuori, tanto fiano gh fpatij da pafleggiare dal
la parte di dentro tra le eftremecolonne,& tra le mezane a i pareti, che rinchiudeno i l 
pórtico d'intorno. ma le colonne di mezo fiano per la quinta parte piu a-lte delle efteriori. 

La racione é, perche deono occupare quello (patio, che occupa lo architraue fopra le colonne 
efleriorh & perche fopra quelio di mezo non fipone architraue, pero deono cjjer pin alte. 

Et fatte fiano alia Iónica, ouero alia Corinthia. Le mifure delle colonne, & icom 
partimenti non faranne fatte con le ifteíle ragioni, comeho feritto de i Tempij .perche 
conuengono hauere altra grauitá ne i Tempij de i De l , &altra fottilitá ne i portichi,oue
ro nelle altre opere, & pero fe le colonne faranno di maniera Dórica,fiano partitele loro 
altezze con i capitelli in parti quindici, & di quelle una fia il modulo,alla cui ragione fi efpe 
dirá tutta Topera : & da piedi la groííezza della colonna, fi faccia di due moduli: lo fpatio 
tra le colonne di cinque & meza; Taritezza deile colonne eccetto i l capitcllo di quattordici 
moduli: l'altezza del capitello d'uno modulo: la larghezza di due, & d'un feíto: le altre 
mifuredelrefl:antedeiropera,fi faranno,come s'édetto deiTempijnelquarto l ibro. 
Ma s'egli fi faranno le colonne loniche, i l fufto della colonna oltra la bafa, & il capitello 
fia diuilb in otto parti & meza , & di queíte una fia data alia groíTezza della colonna; la ba
fa con Torio fia fatta per la meta della groflezza. 11 capitcllo fi fará con la ragion detta 
nel terzo libro . Se la colonna fará di maniera Corinthia, i l fufto, & la bafa fia come la lo 
nica, mail capitello fecondo che é feritto nel quarto libro . La aggiunta del piedeftalo, 
che fi fa per gli fcabelli difpari, fia prefa dal diCcgno fopra feritto nel terzo l ibro. Gli Ar
chitraui-, goeciolatoij&tuttoilreftodemembri,fecondo la ragione delle colonne íl 

f»iglieranno da gli feritti, de i uolumi fuperiori. Magli fpatij di mezo , che íaranno alia 
coperta tra i portichi,fi deono ornare di uerdure, perche il pafleggiare alia feoperta ritie-

ne gran falubritá; & prima da gli occhi, perche lo aere aífotigliato dalle uerdure , eneran 
do percagionedel mouimentodelcorpo, aífottigliala fpecie del uedere, & cofi leuan-
doilgroüohumoredagliocchilafciala u¡ftafottíle,&lafpecieacuta. Oltra di quefto 
fcaldandofi il corpo per lo mouimento del caminare, afciugando lo aere gli humori dalle 
membra , fceraa la pienezza loro,&: difsipando gli aífottiglia, perche ne fono moko piu di 
quello, che il corpo puo foílenere. Et che quefto cofi fia, egli fi puo auuertire, che ef-
fendo le fontidcllacque al coperto, ouero eííendofotterra la copia paluftre,non fi leua 
da quelli alcuno humore nebulofo, rpa fi bene ne i luoghi aperti, & liberi, quando il na-
fcente fole col fuo caldo uapore rifcalda il raondo,eccita da i luoghi humidi, & abondanti 
d'acqua gli humori, & queüi infierne raunati follieua. Se adunque cofi pare, che ne i luo 
ghi aperti i piu graui humori fiano per lo aere fucchiati da i corpi, come dalla térra per le 
nebbie fi uede ,io non penfo, che dubbio fia, che non fi debbia porre nelle cittá gli fpatij 
da caminare feopertifottoil puro cielo. Ma perche quefte uie non fiano fangofe,ma 
lempre afciutte, in quefto modo fi deue fue. Siano cauatc, & profondifsimamente uno 
tate, & dalla deftra, & dalla finiftra fi faccia no le chiauiche múrate, & nc i pareti di quel-

ii L"^1-'3^110 â  ^u?§0 ^oue ^ pafteggia fiano fiitte le canne piegate con la cima loro 
nelle chiauiche, 5¿dapoi che quelle coíe íaranno fatte compiutamente,bifogna empire 
quelh luoghi di carboni, & le uie di. fopra fiano coperte di fabbione, & ifpianate, cofi per 
la naturale raruá de i carboni, & per le canne nf|>ondcnu alie chiauiche fi riceuerá l'acqua 

H M 2. douc 



t6A L 1 B K. O 
douefenzahumorei&rafciuttefarannoleiiicdapaflcggiare. Appreíío in qucíle apere fo 
nole monitionifatte daimaggiorinclle cittá delle cofe neceflarie. perche nc gli affcdi 
ogni cofa fi puo hauere piu fácilmente, che le legna . perche prima il fale piu fácilmente 
puo portare, i grani nel publico , & nd priuato piu efpeditamente fí aííunano ; & fe per ca 
íbucngonoalmanco, con i'herbe, &: con la carne , & con i legumi fi riparano;Íe acque 
col cauare de i pozzi, & con le gran pioggie dalle tegole fi raccoglieno. ma la monitione 
& prouifionc delle legna tanto necefl'aria a cuocereil cibo, é difficile, & noiofa ; perche 
tardo fi conduce j piu fí confuma in quefti tempi del bifogno delle legna, & de gli aífe 
d i j . S'apreno quefti cortili, o fpatíjfeoperti, & fi diuidenolemifure partitamente acia-

, fe una tefta,& cofi quefti luoghi feoperti fatti per paíTeggiaredanno duebelle,& buone co 
fe : una nclla pace,chc é la fanitáj'altra nella guerra,che é la falute. Per quelle ragioni adun 
que gli fpatij da paíl'eggiare non folo dopo la fcena del Theatro, ma anche pofti appreíío 
iTempij di tutti i Dei potrannoefí'ernelle cittá di grandifsimo giouamento. Et per
che moko chiaramentemi pare hauer detto di tali cofe, hora paífero a diraoftrare la ragio 
nede ibagni . 

lo non faprei che aggiugnere a Fitr.fcnon apompa,pero feguitando la difyofitione de i bagmt 
di qtidli ne ragioneremo .. 

Del/a difyofitione 3 delle farú de i bagni. 
Caj). X* 

Rimamente egli fi deue eleggere un luogo, che fia caldifsimo, cioé riuolto daf 
fcttentfione,& dallo Aquilone,6<: quelli luoghi, che fifarannoper rifcaldare 
ouerointcpidire,habbianoi lumidaquella parte, doue tramonta i l fole lain-

i uernata . Ma fe la natura del luogo ci fará d'impedimento, egli íí piglierá i l Itt 
medal meriggie^pcheil tepo di lauarfi fpecialmente é flato pofto dal meriggie al uefpero. 

V 'itr* ci acco-mmodagentilmente ne i bagni, & dice queüo, che é necejjario aWufo, hauendo 
[píamente rifpetto al bifogno. Imperocbeprima le Therme non erano in quelpregio, che uenne-
mpoiyanqui erafolamcnteilbagnodeflinatoaliafanitddelcorpo. indipoi crefeendo la luffu-
via: con le ricche^efotto i l nome di Therme edificauano cofe magnifiche &grandh conportichi, 
bofehetti ynatatoi ypifeine, & altre cofe,Jecondo le uoglie & appetiti d$ glii Imperatori, & de 
granperfonaggi, lo exoneró prima quello, che dice Vitr, &poi ui difcoherófopra fecondo i l bi
fogno .. Fuole adunque »ehe i bagni ftam m luoghi caldiffimi, & dichiara qualifiano > & dice 
ejjer quelli, che non riguardano a Tramontana z & perche erano luoghi ne i bagni, ne i quali 
prima sintepidiuano i corpi y & poi fi rifcaldauaao y per non entrare dal freddo fubito 
al. caldo ypera umle ychefiprenda illumeper queñi luoghi daquella parte ydoue U fóle tramon 
ta la inuernata yche é da Garbino. &quando i l luogo non paúfea quefta commoditd}uuole , che. 
fipigli dal me^ogiorno. Le ragiom di quejli precettifonofacili. 

Ancho ra fi deue auuertire, che i luoghi, doue gli huomini & le donne fi hanno a rifeal 
dáre >:fiano congiunti , & pofti a quelle ifteífe parti. perche cofi auenirá , che ad amendue 
que luoghi dal forno ne i uafi feruirá rufo commune. Soprá il forncllo douemo porre tre 
uafidiramc,unocheíi chiama i l caldario 9 Taltroil tepidario, i l terzo rinfrefearoio . 
& fi deono collocare in quefto ordine, che quanta acqua ufciiá dal caldario, tanta in quel
lo ui uegna daltepidario,& cofi alio iftelío modo, dal rinfrefeatoionel tepidiario difeen 
da. & dal uaporc dclla fornace commune a tutti fcaldati íiano i uolti de i letti, fopra i qualí 
íbno que uafi . 

Siano co7igiuntHi luoghi doue gli huomini, & le donne fi hanno afcaldareperche uno iftejfo 
forno 
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f no r'Ccaldera amenduegli fcddatoi, & anche i tepidarij : & fiano anche uolti alie ifleffeparti 
d i cielo ' l l rinfrefcatoio,cioe d mfodeWacquajredda ,fara nel luogo difopra. ijuefli infonderd 
T C na nel uafo tepidario, & queflo nel caldario . Et i l caldo uapore della fornace dará fotto al 
fondo di que uafhma al caldano ne darapoco, al tepidario mena, a queldifopra niente: & cin-
feanailmododifojpendereqHelliHafi.&dice. n 

I I foipend^ve de i caldai (1 ra prima in rnodo, che il iuolo lia lalicato di tegole d un pie-
de & mezo • ma fia quel falicato pendente uerfo la bocea del fbrncllo, come fe fi gettafle 
dentro una palla, ella non poteííeftarúi,dentro, & fermarfijma dinuouo ritornaíTe alia 
bocea della fornace, percioche a quefto modo la fiamma da fe piu fácilmente andráua-
gando fotto i l luogo doue ftanno que uafi fofpefi. Ma di fopra fi deono fare i pilaftrelli 
con mattoni di otto once, coft difpofti j che fopra quelli fi pofsino fermare le tegole di 
due piedi; ma i pilaftrelli fiano alti due piedi, impaftati di argüía, o creta, & peli ben bat 
tu t i , & fopra quelli fi pongano tegole di due piedi , le quali foftentino i l pauimento. le 
concamerationi, o uolti faranno piu u t i l i , fe fi faranno di ftruttura. ma fe f̂aranno taíícl-
l i , o di legnamebifogna porui fotto Topera di térra eotta , & farle con queftamaniera. 
Faccianfiletegole,o lame, o gli archi di ferro, &queíH con ifpefsifsimi oncini di ferro 
fíanofofpefialta{rcllo,&quelleregole,oarchifianointal modo difpofti,che fi poíía 
fopra due di quelli pofare le tegole fenza i loro margini, 8,: coíi tutte le uolte pofandofi, 
5c ferma ndofi fopra i l ferro fiano condotte, & perfette . Et i conftrignimenti, & lega-
mentidi quelle uolte dalla parte di fopra ftanocoperti leggiermente di argillabattuta in
fierne con peli. ma la parte di fotto, che riguaeda al pauimento fia rimboccata con tefto-
lerottc,& con calce,dapoi con belle coperte polita*, intonicata , & biancheggiata. Et 
quefte uolte fe faranno doppie ne i luoghi, & alli detti fcaldatoi, faranno di piu utilitá r 
perche fhiimore ñon potra fac danno al palco , o íaífello ,-ma potra fra due uolte libera-
mente uagare» 

Fitr. cinfegna come douemo fare i uolti, & i l cielo de i hagni, & ' quant o alta materia, & 
quanto alie partí: m a pr 'ma egli ci dimoflra come hifognafhre il pauimento del bagno per alear
lo da térra, & dall'humore dicendo, che bifogna laftricare con tegole d'unpiede , & mexoilpia 
no y i l quale penda uerfo la bocea delforno; fopra il laflricato mole, che fi drix^ino alcuni pila-
Jlrelli alti due piedi fhtti di quadrelli di due teryi di piede, & impaftati con creta ben battuta con 
piedi, il che fi fh perche ñia falda alfuoco, fopra ipllañrelli egli s'impone le tegole di due piedi 
che fojientano il pauimento, fotto i l quale fi poneua i l fuoco 5 che per certetrombe4 o canali nel-
legrojfex^e de iparetiuaporaua, come sé auuertito in alcuni luoghi ritrmati nuouamentey do
ne gli antichifuceuano calde le flanee loro. ilcheper le figure ho dimoftrato nelfeguente libro al 
décimo Capo. Quinto ñeramente appartiene alie concamerationi y o cielo de í bagni yVitr. ci 
dale rególe , & dice ̂ chein due modi fipoffono fiire, l uno di muraturaaltro di opera di legna 
me, Bifogna adunqneconfiderarer&difcorrere fopra leparti di fotto s di mê o y di fopra y 
& i l modo di farle. Ledette partifomtutto un corpo yilquale ha bifogno d'efere fofientato ,> 
perche fen^a legamento y & foftentamentG ruinarebbe i &• pem i l lega?/iento fifhra in queflo mo 
do. Egli fifaragli archi di ferro con lifle lame di ferro attrauerfate , & incrocciatey& 
quefli archi, & lame con jpefft oncini aguifz di anchorefiano attaccate al tauolatO yma' tanto' 
larghe una daltaltra y che fopra quelle fipcjfino pofare letefle di due tegole : & queyta f r d la 
parte di me%o. ma difopra eglifi fiira come uno- terraxgo di creta conpeli impáftata y & molto 
bene battuta y&domata :&i l cielo dt fotto, che foprafta al pauimento farafmaltatOy&- rim-
boccato con tejiólepefte, & calcey dapoi intonicato, & copertogentilmente & bianchergiato. 
Etfe quejle uoltefaraíino doppie, cioc nnafopra l ' a l t ra con debitoJpatio ydaranno magyore uti 
Uta , & difenderanno i taffdlida iuapori. Hora hauendo trattato deltpiano , & del uclto de i 
bagnh&di quelloycheui ua fopra y & come 3 & di che materia fi hamo a fhre yfemita F i t r f r 
ci da le mifure dicendo.. r 



Legrandezzede ibagni fi Iiannoafarefecondola moltitudinc de glihnominl . ma fla-
no pero inquefto modo compartite, che quanto ha da eííer la lunghczza leuandone un tcr 
2 0 fatta fia la larghezza, oltra il luogo done fi íla ad afpettarc d'intorno al labro , & U fof 
í a . Biíbgnafare i l labro fottoil lume,accioche quelli,che ui ítanno d'intorno non toglj 
noillumeconTombrcloro, Glifpatijde i labri detti fcholedeuenoeíTerecofifpatioíi, 
che quando i primi haueranno oceupato i luoghi, gli al tr i , che ftanno a torno guardan-

^opofsinoftarednttiinpiedi, La larghezza dcllo aluco tra'lpárete, 6¿ i l parapctto non 
lia meno di fei piedi, acciochc i l grado inferiore, & il puluino da quella larghezza ne leui 
duepiedi. 11 Lacónico, & le altreparti per l i fudatoi fiano congiunte al tepidario , & 
quanto faranno larghi tanto íiano altialla curuatura inferiore dello hcmifpero . Et fia la-
feiato i l lume di mezo nello hemifpero. Et da quello penda il coperchio di rame con ca-
tcne rofpefo,il quale alzandoíi,5¿ abbaííandoíl dia latempra delfudore,& pero pa-
re} che egli íi debbia farea fefta, accioche la forza del uapore, 6c della íiamma per le uol 
te della curuatura egualmente dal mezo partendoíl poíía uagare, 

La dichiaratione di alemi uocaboli ci dam ad intendere quanto dice Fitr. Deonftfhre i bagni 
• fecondo la moltitudine delle perfone. Eglifi legge che tAgrippa nefece cento & fettanta a bene -
, ficio del populo ¿crebberopoiquaft in infinito, & col numero fifatisfitceua a queüo, che la gran 
detga nonpoteuaprejlare. La mifura era, che la lungheigafuffe tre parti, & la larghe^a 
due. Ecco laproportione fefquialtera. ma in quefta larghetga non f i comprendeua il labro, & 
i l luogo y done ajpettauano quelli, che doueuano ejfere lauati. L'altro era unafo/fa, o uafo capa 
cifiimo y dentro il quale era l'acqua da lauare > d'intorno il quale erano alcuni parapetti 3 doue le 
perfone sappoggiauano ajpettando, che i primi ufcijjero del labro, queftifono detti fchole, oueroj 
( i l chemipiacepiu ) erano alcune banche d'intorno i labri y doue ft ajpettaua, & la larghexga 
del labro, che egli chiama alueo tra il párete & ilparapettOy era di piedi fei, due de i quali era-
no oceupati dalgrado inferiore, & dal puluino, i l quale flimo io, che fuffe una parte, doue sap
poggiauano fiando nel bagno. il labro erafotto i l lume. i l Lacónico era queüo y che anche fuda-
toio fi chiama y detto cofi da i Lacedemonijy perche in luoghi fmil i fi foleuano effercitare. Clipeo 
io ho interpretato coperchioy & é cofi detto dalla forma d'uno feudo, che era rotonda. que fio era 
di rame, ¿rfi al%aua > & abbajfauaper temperare il caldo del bagno, Leggi Talladio al Capo 
quadragefimo del primo libro. 

• l Lacónico. 
H Tepidario, 
K. Frigidario, 

1 

• 

-

L Labro, 
I Carne, 

-
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• 
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• 
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d Frigidario * Sendo di ramc. 
h Tepidario f Tepdmo 
c cddario. S, Fngidam. 
€ Lacónico, 
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l 

Della edtjicatione delle palejlre, & deXiñi , 
Cap. X L 

Ora a me pare ( tu t to che quefto non s'ufi ín Ttaíia > di dicliiarire i l modo m 
fare le paleftre , & di dimoftrare come llano fabrícate appreíTo de i Greci, 
Fannofi adunque in tre portichi le exedre fpaciofe, chehanno i luoghi da fe
dere, nellequali i Filofofi, i Rhetori, 6c gü altri, che íl ddettano de gli ftudij» 

pofíbno fedendo difputare. Nelle paleftre i colonnati, & porticaü d'intorno fi hanno a 
fare quadrati, ouero alquantolunghi in modo, che habbiano gli fpacij da caminare intor-
no due íladij de i quali difpofti fiano tre porticali femplici : mail quartorche farauerfo' 
i l meriggie bifogna, che fia doppio, accioche cíTendo il tempo uentofo,non pofsi l'acqua 
per l i ftrauenti entrarui fotto. Nel pórtico, che fará doppio fiano pofte quefte membra. 
illuogodaammaeftrareiGaizoni,dettoephébeo fianelm€Zo.(& quefto é una efedra 
ampliísima con le fue fedi lunga uno terzo piu, che larga) fotto i l deftro, i l luogo da am-
maeftrar le Garzone, & appreffo u'é il luogo done s'impoluerauano gli Athleti, detto co-
nifterio, dalqual luogo nel uoltare del pórtico ftail bagno freddo chiamato. lutron. ma 
dalla finiftra del luogo de i Garzoni, é il luogo da ugnerfi, detto Eleothefio, appreíTo i l -
quale é il luogo da rinfrefearfi, dalquale fi ua al luogo deíla fornace detto propigneojiiel 
uoltar del pórtico, ma appreflo poi nella parte di dentro dirimpetto al frigidario, fono i 
fudatoi di lúghezza il doppio alia larghczza,che nel uoltare habbiano da una parte i l Laco 
nico, compofte come é foprafcritto. a dirimpetto del Lacónico il bagno caldo, nella pa* 
leftra fiano i periftili compartit¡,come s'e detto di fopra. Ma dalla parte di fuori deono 
eíTcre diípoíti tre portichi ,uno la doue fi efee dal periftilio, due dalla deftra, & dalla fini
ftra chiamati ftadiati. di quefti portichi quello, che riguarda al Settentrione fi fa doppio, 
& di amplifsima larghezza, l'aitro c íemplice, & fatto in modo, che nelle partí, che fono 
d intorno i pareti, & in quelle, che fono ucrfo le colonne habbia i margini come fentierí 
non meno di dieci piedi, & i l mezo cauato di modo,che due gradi fiano della difcefa á'm 

piede 
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piede é mezo da i marginial {)iano, ilqual piano non fia meno largo di picdi dódici;5¿ coft 
quelli, chcueftiticaminerannonei margíni, nonfarannoimpediti da quelliiche unti fi 
eflercitano. Quefto pórtico da Grecic chía mato Xifto, perche gli Ath]eti,al tcmpo del 
uerno fotto i l coperto ne gli ftadij fi eííercitauano. i Xifti fi deono fave fi che trajduc por-
tichijui fíanofelue, &lepiantationi,&inqueftifi faccianotra gli alberi, le ftradejS,: 
iui d'Aftracco fiano collocate le ftanze. Appreflb i l Xifto, & il pórtico doppio fi hanno a 
difegnare i luoghi ícoperti da caminare detti Peridromide da Greci.ne i quali i l uerno 
quando é fereno il tempo uícendo gli Athleti, fí pofsino eíTercitare. Dapoi lo Xiílo fara 
-formato lo ftadio cioé il luogo da eííercitarfi in modojche la moltitudine delle genti pof-
fa commodamente guardare gli Athleti)che combatteno. lo hó deferitto diligentemen
te quelle cofe che erano neceffarie dentro Je mu ra ad eífere acconciamente diípofte. 

Quantodice VitrJchiaroabafimxacon Unoftra interpretatione, h done eglifidem au-
uertire qmnto fludioponejjerogliantichinello ejjercitio, & come acconciamente prouedeffero 
a i bifogni. & a tpiaceri de gli huonimu Le figure anche delle fopradette cofe faramo manife-
ñe le parole di Fitru¿ 

IA, Ephebeo, 
B. Coriceo, 
C. Conifterio , 
D. Lauationefí-edda. 
E. tleothefio. 
F. Luogo fi-eddo, 
G. Tropigneo, 
H . Sudatione concamerata. 
I . Lacónico. 

• K, Calda lauationei 
L, TorticodifmrL 
M . pórtico doppio, che-guarda al Settentrione, 
'bl* Tortico doue ft ejjercitauanogli Mhleti detto Xiflos, 
0. Tlatanonesy&le felfáe tra due portici. 

- . JP. Doue erano le ambulationi feoperte, & gli i athleti fi e/fercitauano al tempo deíla 
!Ute.&apprejjo lacine fono dette Xijia, 

Q¿ Lo ftadio doue fi fiama uedere gli ¿íthletL 
+ . Leuante, , • : 
0. Oflro, 
T. Vonente» 
4>- Tramontana, 
i i i i . Stacione&ripofi. 
llrefiantefonoejfedrey&fcole» 

- • ; ,'.7 
• • 

• • • • ^ 

3 
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De i cPorú,& del Fabricare nelle aAcque: 
Cap. X11-

G l i n o n fi deuclafciar di diré, de l lecommodi tá l̂e i porti ,ma bifogna dichi»-
rire con che ragioni fuño in quelli fecujre le naüi dalle fortune. Quefti adutt-
quefe fono naturalmente poíl i , & che habbiano le promontore^ocapá fo-

, pra Tacqua , fi che per la natura del luogo s'ingolííno | banno graindiísime 
utilua, pcvehe d'intorno s'hanno a fire i por t ichi , ¿k i nauali, ouero aa:i portichiJ'entfrate 
aifondachi, odogane,& da!i,una)& l'altra parte íi deono fare le td t ' r i , dalle quali con 

enrámente ftanno le naui, ( chenoi dicemo buon forgitore) allhora dalFaltra ccj>n g l i ar-
g i n i , & con le hibnchc h ucnirá in í u o r i , & l i faráprogreffo , & a quefto modoifi deono 
formare le chiiiíe de i port i . ' 

l l fine del porto é fljjtcümr le naui da i uenti, & daü&fortutoe- di more y &perb deue ejjere 
ficurOy& capace. La ficurtd ouero énaturale, ouero aiutata daWarte Ja naturale dtpende dnl 
fn o del tm<*o, gmndo fl luovo é ¡ngclfhlo .> & inarcato,. tyjklé coma come la Luna-, & quando 
i capí alii comepromomori uengíno infuori, & i latídifeñdenoilgolfo da i uenti. nefipm diré 
quantogioua'un talfito. perche prima éfteuroy dapoté cotnmodo ¡perche nella curuatura fifitn-

no i luoghi da faluare le mertaltie, cijono i Fondafhh k dogagey i bax^ari, & altri luogki of-
fortmi .'• lo ho ueduto molti luqghi nella S cotia * clíper 'natura fono porti ficuri(jimix& fm 
gli altri ne né uno, che fi chiamaneüa lingua Scácefe ficíMr fand ydoé arenadi falute y & porto 
tranquillo. Quefto mn ha Pinetiayma la poca ficurta dclportOyé La molM ficurta della cíttá: 
uengono pero le naui nella Laguna, & mi fi faluano. Q ândovadunque eglifihauera fitodaüa. 
natura poca fótica ciuuole.il porto éficuro & per la tipccay&perlerocche, & per l i f an
chi: neceffario éadanque di fare con arte, quello che landtura non ci concede, pero Fitru.ricór-
rendo all'arte dice i. • : 

Ma le hbriche3 che fi hanno a fare neiracqua c-oí) pare, che fi habhiano a fare: che egíi 
1] porti la pojuc da queíle partí, che fopo dalle Ci imi fin ai promontoro di Minerua,& me 
.Ixoíarla ncl mortaio in modo che due ad una rifpondino. |!oi la doue {i hauerádeliberato 
di rabncare gna poner nejl'acquá le calle di roucre , & rinchiuíe con catene mandarle, 
giu neU'á'cqüajet tenerle fe r mam ente a; fondo . Dapoi quella parte, che fará tra le caííe al 
bailo fott'acqua, fi deue iípianare, & purgare, & iui gettar-ui di quella materia impaílata, 
& mefcolata nei mortaio, con la rnifura data c}i íopra. Se con cementi,fin che fi empia jo 
ípacio, che fi deue murare, qneilo dico, che é tra le caííe j & queíto dono di natura hanno 
que luoghi , che bauemo detto di fopra. 

QB. ûfG deüa poxjolana emir ahile come ci ha detto Vitr.nel fecondo libro al feflo capo. Do
me adimquc¡ia, chepop;amo- hauere copia dipo^olanayponersmo due partí di quella, & ma 
d: calcey&fiiremo nella fofiayche Viir.chiama rnortario una buonapafta, <¿r ben uoltata, & 
battuta, poi fiiremo delle cataratte, z'r caffoni dilegname di rouere, dctfearche daVitru. & f t 
faramw a queflo'modo. Vigila le tr 'autdi rouere molto hene ijfiianate, & per la loro lunghe '^a 
daiJiatefia aUaltrafurai'deifolc¡)Uo canalettiylarghi fecondo la largher^a del taglio delle 
tauolc, che ui hanno d'andar dentro, queñe tauole dedno ejjere di eguale grandeva» &gr0JfcK. 
ha, & con le tefle loro incaflrate ne i canalettigtafhtti. <¿r a quefto modo ¡lando le traui dritte, 
6" con giufti ftacij lontane una dall'ultr a, perche fi drizTamopiu di due Lrauiper lato, & tuca-

tenate 
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ino ferme> & immohili. filtra di quefto lo fracw rinchwfo tra li cajjhniyji motera con rto-
teürf - machine da leuar Vacque>delk quali ritr.ne rabona nel décimo libro, & fi fard i l 
l ? o piano egualmente,&netto.'& fiando fopra tramcelli,opalate, o %atte comnodammenr
ámate nucfie cofe mefcolate, & impafiate nella fojfa, done haneraipreparata la fopra detta ma~ • 
teña áecementh&dellcpietm&di tutto quel corpo canato dalhfhfa empiraitutto quellofya-
c¡opurzato,cheétraicafoni,&inque(lo modofara una preja mirahiíei& rinfcia lépera 
fiittanell,acqHa,& quefto fkraiquando nima for x¿ di acquat impedir a . ma quandolo impetQ 
del mare tifturbajjé .odi queüo che dice Vitr. 

Mi 
caííoni 
renoregii 
te che é prorsimo al lito fia pendte, et chino,dapoi uerfo i'acqaa, & da i lati intoivno ai <let 
to letto fi facciano i margini , & le fponde a Huello di quel piano,^: quello, che é lifciatp 
pendente oltra la meta fia empito di arena tamo,che egli fia pire al margine tk al piano del 
letto. & fopra quel piano fia fabricato uno pilaftro grande, & fatto, che egli fiajacciochc 
fi poíía feccarloj&far prefa bifogna lafciarlo per due mefi ,dapoi fia tagliato difotto 
quel margine ,che foftenta l'arena , & cofi i'arena fommerfa dall'acqua fará cadere quel 
pilaftro nel mare, & con quefta ragionerichiedendo ilbifognoíl potra andaré inanzi fa
bricando ncU'acque . - ; 

Terfhre un braccio ful mare comincia apoco a poco da térra , & farai un fcagno parte a li~ 
ueUo, parte che hahhia caduta: & fia la parte, che pende uerfo i l litolaUo fcagno farai ifnoi mar 
gini ouero fponde nella tefta uerfo i l mare , & d a i lati a Huello di quello , & la parte, che pende 
empirai d arena pareggiandola aüa parte piaña, fopra lo fcagno fkrai unogrojfo pilaftro deüa 
detta materia, & lo lafeiarai far prefa et feccare almeno per due mefi. Taglierai pofeia i l mar
gine difotto, &fuhito uederai ufeire l'arena per la rottura, & mancare difotto al pilaftro, i l -
quale non potendo fiare , di necejfitd cadera neWacqua, & empira la prima parteprofjima al l i 
to . cí̂  cofi uolendo andar piu infuori, andarai di mano in mano, & quefio fi fura , non man
cando la poTgplana, o firnil cofa, che fu prefa nel mare. Ma quando t i mancaffe quefta ma
teria dice Vitru. 

Ma in quei luoghi doue non nafce la polue, con quefta ragione dei fabricare, poner fi 
deono la doue ha deliberato di fondare i caííoni doppij intauolati, & concatenan , & tra 
Tuno, & l'altro fia calcara la creta iníieme con i facconi fatti d'alica paluftre, & poi che 
cofi fará moho bene calcato, & fodifsimamente ripieno quel luogo di mezo tra il doppio 
tauolato, allhora il luogo di mezo tra quel ferraglio deue eíícr uuotato con ruóte , con 
timpani,& con altri ítrumenti da cauar'acqua, & iuipoi tra quella chiula fiano cauate 
le fondamenta. & fe iui íara il terreno buonofiano cauate piu gróffe dcknuro, che ui an
dera fopra fino al uiuo, & empite di cementi,c3ice, & arena. (Vlafe'l luogo fará mollc,fia 
battutalapalificatadipalid'alno , di oliuo filueílre , ouero di rouere bruftolati , & em
pito di carboni, fecondo, chedetto hauemo, nel fondare de i Thcatri,& dclle mura. Indi 
poi fia tirata la cortina del muro di faífo quadraco con lunghifsinva ¡egatura, acciochc (pe 
cialmente le pietre di mezo fiano beiiifsimo contenute.& allhora quel luogo,che fará tra 1 
murojfia riempito di roinazzo^uero di müratura, perche a quefto modo egli ílará íi for
te, che fi potrá fabricarui fopra una torre. 

^ me pare,ch? Vhr. fi lafeia intendere, & Leme nel décimo parla diffufamení e del modo di 
fkre le cataratte ,gliargim, le paüficate, ifoftegni, le rofte, le botte pertenere., chindere, con-
durre,& diftomar le acqucpcrche fipoffa fhbncare,o fi rimedi al danno, o fi prouedi al comino-
do. pe; o ci rmettmo alia diligen?afuá. 

V J K i Finite 
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Finite queílc cofe fi haucrá rifpetto, che ¡ luoghi douc hanno a ílarclenaui riguardino 
al Settentrionej perche il meriggie per lo caldo genera ucrmi,& bifce,& tarli, &: altri ani-
mali, che faniio gran danno, & notrendoli gli confcrua , &: quclii edificij non deono efier 
f'atti di legnami rifpetto a gli incendij. Ma della grandezza de i nauali non deue eíTerc al-
cuna determinatione> ma fatti ílano alia miíura, & capacita delle naui, accioche íe le naui 
di maggior portata faranno tírate in térra, habbiano il luogo loro con fpacio accommoda 
to . lo hofcrittoin quefto luogo quellecoíe che mi fono potute uenirea raente,chc 
poíTono farenelleciEtáaH'ufo de i publichi luoghi, come deono ftarc^ come fideono 
condurre a perfettione. Male utilitá de i priuati edificij, & lloro compartimenti nelfe-
guentedifcorrendo efponeremo. 

Toi che a nofirigiorni non hauemo cofa perfetta delle antiche, né alcuno fludia con nuoui edi
ficij imitare queüefhbrichemerauigliofei&chepochifono tali>cbeper arte , & per pratica 
pojjono animofamentey&congiudicio abbracciare si alte \imprefe, che facciano Theatri, amfi-
tbeatri, circi, paleftre, portichi, Baftliche, & Tempij degni della grandeva dello ímperio,non 
fapereijchemidire,fenonuoltarmiaquellefiibriche,che fecondola qualita de i tempi noflri 
fono riputate maggiori; & la primagrandeigay che mi uiene dinanri, é lafortezga della cittá, 
checongroffe,&altemurafopralarghifiimi,rírprofondifiimi fondamenti,ci rapprefentauna 
Idea magnificay & eccellente dellefabriche modeme.quiui oltralafuperbamuraglia ottimamen 
-tefiancheggiatay oltraiBaloardiypiateformey caualieriyfaracinefche ¡amepare , chelagran-
dexga delle porte tenga honorato luogo. ma ricer cando le altre cofegrandiymift fh incontro i l na-' 
üale dé" Finitianiy & la fabrica delle galerey & naui y che hoggi di fi ufano: non dirby che'l det~ 
to luogo habbia grandexgaper la copia di marmiy&per la magnijicenxa et fuperbia della ma-
teriay che ufauanogli antichinegli edificij loroyperche quefia ecctllenxa hanno in altre Jubriche 
pubUche:ma ben diro delloronauakyche tutto quelhy cheappartieneall'ufodituttelecofey.& 
alia copia di tutto quello , che hifogna alfatto della marinarezgayegli auan^a di gran lungaytut-
to quelloy che a noñrigiorni altroue fipuo uedere. i legniueramentey & legalerey&i uafelli & 
corpi di barxey & Caleonifono ridotti a qncllaperfettione d! capacita, dificurezgay & di com-
modoy che fi puo difiderare. TSlé mglio che pnnáiamo meraiiiglia del dttto luogo y come cofa 
chefatisfacciay &parimrauigliofaadogni:himno digiudicioyperche quefta nafce da uríaltra 
cofapiu ammiranda, & d e g n a diefjerdefiáeratanonhauuta , & di grande ftudio acciochefig. 
conferuata hauendofi, la lunga inuiokta liberta di'quella cittd hapartorito quejlagrande^ 
%a y l'ufo delle cofe maritimey le beücy & molte cccafionifono¡late íaliyche non é potenza fi 
grandeyche in poco tempo far poffa quelloy che hanno fatto Vinitiani. Quefta copia y & quefta 
pratica é crefciuta a poco apocoynaturalmente (diro cofi ) & col genio di queüa cittd, la doue 
non fipuo con uiolen^a generare cofzynella quale i l tempo ci habbia prerogatiua. pero non teme 
ioy chefifacciapregiudicio alia miapatria narrandolay perche chiuorrd drittamente giudicare 
truouerdychepiuprefto mettereün dijperatione ogni altro dominioyche uolejfe imitare queflogran 
de apparatOy che dargli animo di cominciare. lo concedo i larghipaefi di bofchi, la moltitudine 
dellegentiy&lagrandexgadellmperioy & la uoglia & molte altre commoditda glialtriTrin 
cipiy-ma come potro dar loro un lungo ftudioy unejjércitio di molfami, una prouifione nata dalla 
prerogatiua del tempo, come hanno quejli Signori ? Certamenté non é opera tanto digrand'im-
perijy quanto di continuatiy & Uberi reggimentilo artificio inuiatoy & or dinato a & fe bene non 
* introduce i gladiator i nelle armey&iieüe fcene gli hiñrion-y & ne gli hippodromi le carette* 
s'introduce pero nello ^írjenate de' Vinitiam uno apparato di acquiñare le prouinciey&i regni» 
& di leuare anche le uoglie a chi uolejfe m alcun modo turbare la liberta di quello ftato.&fi co
me la forteTga di queüa cittd ha huuuto per ArchitettOy la prouidewxa diuina, & i l beneficio dd 
layiaturaydouenémuraglicynéfofeynéfiandñuihanno luogo: cofi quello y. che hanno fatto gli 
hmminiyé nato dallo iftcjjo prouedimcuto diuhw}& ia l grande amore, cba hamo hamto .y & 

hamo 
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hamo i cittadiniueifo la patria, che per ornarla, & ampliarla non hamo factragnato üd alema, 
¡ktici Terilche ft uede l'ordine meraulgliofo dellc cofe, che ad unmouer d'occhiofí troua, & f i 
^aua'tuttigliarmeggi dunagaleraituttigliinHrumenti .tutto lo apparato non filamente fi 
uede al fio luogo con ordine mirahile, mafi puo prejlifiimamente porre in opera, & oltra /'or-
dinarioicheper cuñodia delmare éfemprefuori, Vapparecchio dicento, &piugalerecon tanta, 
facilita, & felicita dirb cofhfi moue dalfuo luogo, che non f i puo credere. Le taglie , le argane, 
le ruóte, i nafiifino cofi ingeniofamente futthpofli, & orditi, che non épefo fi grande, che non 
fi mona con gran p r é ñ e l a . filtre fiatenonpareuano le cofe, fe bene erano infinite,perche non 
erano cofi bene ordinate etpronte;ma hora dalgiudicio del Magnifico mejfer Tacólo Zeno iltut-
to é fiato ridotto in uno ordine fi beüo,& commodo,che nonmeno ci dada merauigliare i l nume
ro, & lagrandezga delle cofi, che lJordine antedetto j cofa nata da uno amoreuole fiiidio > & in-
duftriofogmdicio diquelgentilhuomo,col quale io era folito di andaré molto fiejfo neW^írfenale 
ajar proue di leuarpefi fmifurati con poca fatica. fi l tra occafione anchara digrande% â díope-
ra,di fyefa^d'ingegno ciporge la diuinaprouidenxa,& la natura delle cofi , la quale farebbe; 
sbigottire ognigran cuore, che nonportafje amore alia patria fua.&quefto é , che i l tempo3che 
apporta feco ogni commodo,& ogni incommodo accordato con dueelementi ci uorrebbe mouev 
guerra,&farci notabiliingiurie, dico i l mare, & la terra,de i quali l'uno pare, che uoglia cede
ré, & l'altra oceupare i l luogo di queñe lagume. Quefia occafione, che ci da dapenfare,&pa
re che ci dia trauaglio,éperbdaefferriceuuta,&prefaaüegramente,& con grande animo, 
& amore, perche donandociil Signor Dio ungiocondifiimo frutto dellapaceyci uuole fare ricono 
fcerc i l beneficio ricemto dalla prouiden%a fuá delfito,che egli ha dato a iprimifondatori di que 
fia citta. & pero con lo effircitare degli ingegni , & de gli animi de i Senatori, in magrandifi 
finia imprefa uuole, chel mondo ueda lagrande%^a dello fiato loro, lapruden^a degli huomini» 
& tamore digiouare alia patria, douefará opera di Jpcculatori deüa natura de ipratichi» 
inueftigare le caufe delta atterratione di queñe lagune, come foglionofure i medid y che prima 
confiderano le caufi delle infermita, &poidanno irimedij opportuii: troueranm, che l&terra. 
ufa ifiumiin quefia ufurpatione, che ella molfhre,<¿r daquellifi fk portare nelle acquefalfiz 
troueranno,che le acquefalfedi loro natura rodeno, é confumano le immonditie rtroueranno* 
chepiuacqua faifa, che entra ¿n quefia laguna é meglio,perche ufeendo con maggiore empito 
porta uia poco terreno: troueranno, che fi deue leuaregli impedimenti alia natura»accioche el
la operi dafe,&fkcciaqueüo,chenonfipuofhreconingegnoyfor7ia, &Jpefa alcuna.perb mo-
ueranno quelli terreni, chegia fono alquanto induritiy& daranno facilita alie acque diportarli 
uia,dri?geranno i canali, & i corfi delle acquey impediranno la mefcolan^a delle dolci con le fa-
late,faramio degli argini, & non lafeieranno molto fpacio. oltra queüi ararey & mouere i terre-
nL&finalmente condurranno quantopiu da lontano fipuo i fiumigrandiy &piccioli, & quefia 
cofi fono molto bene confiderate da i Senatori, che digia fi hamo a mettere aWimprefa. & pre
parare machine, & inftrumenti utiliy & ingeniofi a tanta opera prefa, & deputare perfone in-
teüigmü,&diligenti,& che fimo amoreuoUy&fappiano ben penderé ildinaro ydelquale ne 

me-
lib* 

iwmgcwn? mmmgi.Mvtrxy wsjntiwuinuictiVLiyta-jajipiano oen jpenaere IL amaro yaeiquate n 
hamo fattograndeprouifione per quefio effetto. done tra lepart idell '^írchkettura, la piunt 
cefiaria alprefente b i fognoé l ad ip ibu t ionecon lepa r t i fueMUquaksédemne lp r imo l i l 

¡l Fine del quinto libro» 
• 

: 
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D E L L A R C H I T E T T V R A D I 

M . V I T R V V I O . 

Proemio 

R I S T I P P O Filofofo Socrático gettato dal naufragio al lito de Ro-
diani, hauendo auuertito neH'arena alcirne figure di Geometria > in que 
fio modo íi dice hauer efclamato. Speriamo beue o compagni, por, 
che qui ueggio l'ormc de gli huotnini. Detto quefto incontanentc 
s'auuió alia térra di Rodi, & dritto nel Gimnafio fi conduííe; done di-
fputando della Filofoíía fu largamente donato,che non folo ornó Te 

fteiio , ma anche a quelli, che coneíío lui erano ftati, dono ampiamenteil ucilire, & le al 
tre cofe aluiuere neceflarie; mauolendo i fuoi compagni ritornar nelJa patria , & addi-
mandandogli, che cofaegliuolefle, che innomefuodiceííero acafa:Egli coíii comando 
allhora, che diceífero ; eííer biíogno a i fígliuoii apparecchiare poííefsioni, & uiatichi di 
tal forte , che potelTero infierne con loro nuotando ufeire del naufragio; perche quelii fo 
no i ueri prefidij della uita, a i quali ne la iniqua forza della fortuna, ne la mutatione del-
lo ftato, né la ruina della guerrapuoalcun danno recare. Né meno Theophrafto ac-
crebbelapredettafentenza silqualeeflortandoglihuomini piu prefto ad eíícr uirtuofi , 
che fidarfi nelie ricchezze, cofi dice, folo i l uiruiofo eííer quello tra tutti gli huomini, i l 
quale né foreftieri ne i luoghi altrui, né pouero d'amici, quando perde i familiari, ouero 
i propinqui > íi puo chiamare: ma in ogni cittá c cittadino, &r folo puo fenza timorc fpicz 
iaregli ftrani auuenimenti della fortuna . ma chi penfi eíTcr munitojnon da gli aiuti della 
dottrina , ma della buona forte andando per uic ídi uccioioíe pericola in uita non ílabile, 
ma inferma . Lo Epicuroíimigliantemente ayerma la fortuna dar poc he cofe a i faui huo 
mini , maquelle,che fonogrand!fsime,& neccílarie con i penficrí deiranimo,& della 
mente eííer gouernate. Qucfte cofe ccíí eífere molti Filoíofi hanno detto jSí ancho i 
pocti, i quali hanno feritto le antiche Comedie pronundarono le medefime fentenze ne¡-
laScena, comeEucrate, Chionide, Ariftofanej & con quette fpecialmente Alexi ; i l qua 
le dice per ció dcueríi laudare gli Athenkfi : pérchele leg^idi tutti i Creci sforzano, che i 
padri fieno da i fígliuoii fofientati, ma quclle de gli Aíhenicfi non tutti , ma quelli, che 
haueííero nelle arti i loro figliuoli ammaeftrati. Percioche tutti i doni della fortuna quan 
do 11 danno da quella, fácilmente íi toglieno :ma ledifcipline congiunte con gli animi no 
ftrinonmancano peralcun tempo, ma durano ftabilmente con noi finoali'ultimo della 
uita . Et peró io grandifsime gratic renderó a mei progenitori, i quali approuandu la leg 
ge de gli Atheniefi ¡ mi hanno ammaeftrato nelle ar t i , & in quella fpecialmente , c he fen
za lettere, & fenza quella raccomunanza di tutte le dottrinc,che íng i ro í i uolgc , non 
puo peralcun modo eíTer commendata . Hauendo adi>nquc, &: per la cura de i mici pro
genitori, & per la dottrina de i miei precettori accrefeiutein mequelle copie didifcipli-
ne,& dilettandomi di cofe pertinenti alia uarierádellecognitioni, & artifícii,& delle 
rcritturcdecommcntari , io ho acquifbto con l'animo quellc poífefsioni, delle quali nc 
uien queíla fomma di tutti i frutti, che io non ho pin necefsiu alcuna , & che io fiimo 
quella eííer la proprictá delle ricchezze di defidcrare niente piu . Ma forfe alcuni penfan-
do quefte cofe efler leggieri, & di poco momento, hanno folamenic quelli per faui, i qua 

li abundano 
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],iabonclanodincchezze;&per6mokiattcndcndo a quefto, aggiunta laudacia con le 
ricchezze ancho hanno confeguito d'eílcr conofciuri. lo ueramentco Cefare non perdí 
nari con deliberato configlio lio ftudiato, ma piu prcfto ho lodato la pouertá col buon 
nome, che la copia con la mala fama: & pero egli fi ha poca notitia del fatto mió; ma pur 
penfo, che mandando in luce quefti uolumijio faro ancho a i poftepi conofeiuto . nc fi de-
uealcunomerauigliare, pérchelo fia ignoto a molti; perche gli Architetti pregano,& 
ambifeonoperhauerafarmokeopere: maameda i miei precettori é ftato iníegnato, 
che l'huoino pregato non pregante dcue pigliare i carichi: perche lo ingenuo colore íi 
moue dalla uergogna addimandando una cofa fofpettofa, perche fono ricercati non quei, 
che riceuono, ma quei che danno il beneficio, percioche qual cofa penfaremo, che peníi, 
o fofpetti colui, che fia richiefto di commettere alia gratia di colui, che dimanda i l douer 
farelefpefedel patrimonio, fe non che egli giudica deuerílciofare per cagione della pre 
da, & del guadagno ? & pero i maggiori primamente dauano le opere a coloro, che erano 
di buon fangue. Dapoi cercauano feerano honeflamcnte alleuati, ftimando di douer 
commetterle alio ingenuo pudorejiionalfaudacia della proteruitá;& eísiartefici nonam 
ínaeílrauano fe non i fuoi figliuoli, & i parenti, & gli faceuano huomini da bene, alia fe-
de de i quali infi gran cofa fenzadubbio fi commetteífero i dinari;Ma quando io uedo 
gli indotti, & imperiti, che della grandezza di fi fatta difciplina fi uanno uantando, & 
quelli Í che non folo di Architettura, ma in tut to di fabrica alcuna non hanno cognitio-
ne j non poíTo fenon lodare que padri difamiglia ,che confirmati conlafiducia delle let-
tere, che hanno da fe fabricando,cofi rtimano, che fe egli fi deue commettere a gli imperi 
t i , fepiuprefto eífer piu degni a íarc la loro uoiontá, chea quella d'altri confumare i l d i -
naio; & pero niuno fi forza íar alcuna altra arte in cafa, come l'arte del calzolaio, o del 
farto , ouero alcuna deíTakre , che fono piu facili, fenon" 1'Architettura perche quei, che 
ne fauno profeísione, non perche habbiano l'arte uera, ma fallamente fon detti Archi
tetti . Per le quali cofe io ho penfato, che fia da feriuere tutto i l corpo dell'Architettura > 
& le fue ragioni diligentifsimamente, peníando che quefto dono non fará ingrato atutte 
ic genti. & pero perche nel Quinto io ho feritto della opportunitá delle opere commu-
n i , in queíto efplichero le ragioni j & le mifureproportionate di particolari edificij,. 

I{atta Vitr. nel fefio libro de gli edificijpriuati, poi che bafornito quella parte y che 
appartcneua alie operepubliche, & communi. Tropone alprefente libro un hel-
I j j mo proemio, il qvale tantopiacque a Galeno y che una gran parte ne prefe in 
qael libro done egli efjcrta igiouani alie lettere. Fomito i l Troemio ci da alcuni 

precettigeneralidi auuertimenti, ¿r c onfiderationi parlando nel primo capitolo di diuerfe qua--
lita de paeft, &uarij ajpetti del ciclo, fecondo i quali fi deono dijiorregli edificij. Et nelfecono' 
do faerndo anuertito l'^Architetto, & ricordandogli deiro fficio fno: Tratta nel reflante del libro> 
de gli edificij priuati, cominciando da queüc pañi delle cafe, che prima ci uengono in contra^ pe
netrando poi apoco a poco neüe piu rimóte y et fecrete yquafí ci mena per mano, & ci conduce a: 
ueder di luogo m luogo le jian%e cittadinefehe, non lafeiando parte yche alia utilita, alcommo-
do, eír alia belleza conuegna. T^éfi contenia di quejlo, che gentilmente ci conduce apiacere1 
inmlla, & ci fabrica bellifjimi alioggiamenti con un riguardo mirabile al decoro alTufo, & 
alia necefjita de gli huomini y ccncludendo in alcune rególe di fendare gli edifici ydegne da éfer 
confiderate. I l Troemio éfkcile contiene una efortatione alia uirtü mirabile con ejjempief" 
ficaci y ¿r autorita, & comparationi diuine delle uirtu alia fortuna , delle áoti deW animo ai he-
ni efleriori; in fine afnmaeflra lo Architetto, # lo fii anuertito di queüe. cofe yche al trefentc l i 
bro fono conuenienti. 

lo uedo i ueíligi de gli huomini. 
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j^on intendeua Mjl ippo l'ome del corpo humanoi ma i uejligi deUa mente, perche le Mathe 

wntichefigure erano¡lateprima nella mente dique ualent'hmminicon ragioniuere conftderate, 
grpoipofle in opera, & difegnate neWarena; & fi come la fcrittura é fegno del parlare > i l 
parlare della mente, cofi le difegnationi Mathematiche, & le figure Geometriche erano come 
fegni de concetti di coloro. Dijfe adunque ^riftippo io uedo i ueftigi de gli huomini, cioé non 
(tanimaübrutiyperchenonhanno difcorfo yné deüe parti del corpo humano i ma deUa mente t 
•per la quale, & dalla quale Vhuomo é huomo. Tofto lo ejjempio di^íriflippo approua la inten-
tione con tejiimoni, & autorita di Filofofi, & di Toeti, adducendo una legge degli Mheniefi, 
fecondo la quale egli di fe, & de i fuoi genitori modefiamente parlando, dimoftra quanta cura 
hauer deono i padri, accioche ilorofigliuolifianopiupreflo buoni3 che ricchi; uirtuofh chéfih 
mofi;degm,cheftimati. 

Conciofía cofa adunque che lo si per la cura de i genitori, si per le dottnnc de i mei pre 
ccttori habbia accumulato gran copia di difciplinc con le cofe pcrtinenti alio ftudio dellc 
lettere, & al defíderio deU'arti. 

ío ho interpretato quipiu alpropofito, che difopra quefleparole, ma i l fenfo é lo iflejfo a chi 
hen confidera. J^pn jólo adunque deue lo ̂ írchitetto darft con ardente diftderio alia cognitione 
áelle lettere, ma diletrarfi dijapere come uanno le cofe artificiofe, imeftigarle, & fhrle affine, 
che la fuá cognitione non refii morta, & inutile: & hene egli fi ricorda di quello, che egli ha det 
tonel primo libro della fabrica, & del difcorfo, & delle conditioni dello ^írchitetto, pero a 
tnepare di auuertire, che Vitr, douendo parlare deüe fhbriche de i priuati, qua/i che egli di noúo 
cominciajfe, ha uoluto ridurci a memoria le cofe dette nelprimo libro, & pero tocca nel proe
mio delprefente libro parte di queüe cofe > che ha toccate nelprimo cap. Et nel primo, fecondo , 
& ultimo capo di que fio accenna a queüo, che egli ha dettonel fecondo, nel quarto, & nel quin 
to difopra; & quefio egli ha fatto, accio non ci pareffe, che alie priuate ragioni delle fabriche > 
non fiejfe beneporre queüa cura > & hauer e quegli auuertimenti, & quella cognitione 3 che fi de 
ue haucre alie fabriche commmi: pero io prego ogniuno,chenoncreda cofi fácilmente a molti 
che fifanno ̂ írchitetti > che nonfanno kggere, né difegnare, iquali non folamente non hanno 
cognitione deWjírchitettura, ma ancho fono inejperti della fabrica ( comt dice V i t r , ) Ma la 
difgratia uuole,chegli imperitiper la loro audacia ftano piu conofciuti, che queüi che forfe ñu-
fcirehbeno piu nelle opere, che nelleparole ; & pur bifognarehbe chefuffe al contrario. Uuui 
aggiunta unaltra difficulü, che ciafcuno altro artefice puo a fuá uoglia dimofirar Harte fuá, ma 
lo tArchitetto non puo da fe cofa alcuna .-percioche bifogna, che egli trouiperfone, che uoglino 
¡penderé, &far opere, doue ci uanno molti denari. Ma tornamo a Vitr, & uedimo un fuo lun 
go, apello difcorfo fopradiuerfe qualita depaefi. 

D i diuerfe qualita de MefiM-uari] afbem del cielo fe
condo i qudi fi deono dijporregli edificij. 

Cap. I 
• 

Veíle cofe cofi dnttamente difpoíle faranno. fe prima egli (] auuenirá da che 
parte, o da che inclinatione del Cielo fieno ordinate 5 perche altramente in 
Egitto, altramente nella Spagna, non cofi nel Ponto, o a Roma, & cofi in 
altre proprieta de paefi par, che fi debbiano conílituire le maniere de gli edi 
ficij; perche da una parte la térra é oppreíía dal corfo del Solé, &daaltraé 

lontanifsima da quello ; ma poi ci fono di quclle parti, che nel mezo fono températe . Et 
pci ócomclaconftimtionedel mondo alio fpatio della térra per la inclinatione del Zo

diaco > 
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diaco & per lo corfo del Solé é naturalmente con qualitá difeguali collocata, cofi pare, 
cheíecondo le ragioni de i paefi, & le uarietá del Cielo eíTer debbiano gli edificij re driz 
ad SottoilSettentrionefifarannolefabriche a uolte,molto rinchiufe, non aperte^ 

marfuolte alie partí calide. Ma fotto i l grande impeto del Solé alie parti del Meriggic 
( perche quelle parti fono dal calore opprefle) pare, che fi debbiano collocare le fabrichc 
aperte,&riuoltealSettentrione,& Aquilone. Coíiquello che da fe per natura ofFen-
de con I'arte íi deue emendare: & coíl nelle altre rcgioni alio ifteífo modo, fecondo che'l 
Cielo alia inclinatione del Mondo é collocato, fi deono temperare. Et quefte cofe fono 
da efíer auuertite & confiderate per quello,che fa la natura,& fpecialmente dalle membra, 
& da i corpi delle genti; perche in que luoghi, che'l Solé moderatamente rifcalda, egli 
<:onfe rúa i corpi temperad, maquelli, che per la uicinanza correndo abbrucia fuccian-
doíileualorolatempradeU'humore. Per lo contrario nelle partí fredde, perche fono 
tnolto dal Meriggíe lontane, non íi caua l'huraore dal caldo, ma fpargendo i l rugtadofd 
aere dal Cielo ne i corpí rhumore , fa quelli píu grandí, & i fuoni della uoce piu graui. 
Et per quello fotto íl Setténtríone 11 nutrifcono genti di grande ftatura, di bianco colore, 
di drítta,& roífa capillatura, d'occhicefij, di molto fangue, perche dalla pienezzadel-
ITiumore, & refrigerij del Cíelo fono ínfleme formati, Ma quei, che uiciní ftanno all'af-
fe del Meriggíe, fottopofti al corfo del Solé, fono picciolí di ftatura, di color fofco, di 
capello creípo, d'occhi neri, di débil gamba, di poco fangue, per la gran forza del Solé a 
& ancho per lo poco fangue fono piu timídi a refifter aH'armi, ma fopportano gli ardori 
¿dic febri fenza draore, perche i loro membd fono con i l feruore nodriti; & pero i cor
pi , che nafceno fotto i l Settentrione píu pauroíi, & deboli fono per le febri, ma per l'ab-
boradanza del fangue refifteno al ferro fenza paura . Símilmente i fuoni della uoce fono 
difeguali, & di uaríe qualitá nella diuerfitá delle gend, perche i l termine deH'Oríente, & 
deirOccidente íntorno al huello della térra, la doue fi diuide la parte di fopra della parte 
di fotto del mondo, pare, che habbiaílfuo giro per modo naturale librato, & pondéra
lo , i l qual termine ancho da i Mathematíd é chíamato' Orizonte, cioe terminatore. Et 
pero, perche quefto habbíamo, tenendo nella mente noftra i l centro tiramo una linea 
dal labro, che é nella parte Settentrionale a quello , chee fopra l'aíTe Meridiano , & da 
quello ancho tirandone un'altra trauerfa infino alia fommítá, che é dopo le Stelle Setten-
trionali auuertiremo da quello, che nel mondo íará una figura triangolare , come quegli 
Organí , che da Greci nominad fono Sambuche. Et pero lo fpatio, che é uicino al Polo 
inferíore dalla linea dello aífe ne i termini merídiani, quelle nationi che fono fotto qucl 
luogo, perlapocaeleuationedei Polifannoilfuono della uoce fottíle,& acutifsimo, 
come fa nell'Organo quella corda, che é uicina alio ángulo. Dapoí quella le altre a me
t o la Grecia, nelle nationi fanno le afcefe de i fuoni píu riraeíTe, & ancho dal mezo in ordi 
ne crefcendo infino a gli ultimi Settentrioní fotto l'altezza del Cielo rglí fpiríti delle natío 
ni con piu-graui fuoni dalla natura delle cofe efprefsi fono . Cofi pare, che tutta lacon-
cettione del mondo per la inclinatione rifpetto alia temperatura del Solé con grandifsi--
ma confonanza fatta fia. Et pero le nationi,che fono tra íl Cardine dello aííc meridiano , 
& nel mezo del Settentrione , come é defcrítto nella figura Mufica hanno nel parlare i l 
fuono della uoce della mezana. Et quelle genti, che uanno uerfo i l Settentrione , perche 
hanno piu alte diftanzc rifpetto al Mondo, hauendo gli fpiriti della uoce ripieni d'humo-
re,sforzad fono dalla natura delle cofe con píu grane fuono alia prima , & all'aggiunta 
uoce,dettaH7pate,&Prollamuanomenos, come per la ifteífa ragione nel mezo (ca-
dendo le genti uerfo il Meriggic) tanno l'acutifsima fottigliezza del fuono della uocea 
quelle, che fon preíforultímecordc, che Paranete fi chiamano. Ma che uero fia, che 
per gli humidi luoghi di natura le cofe piu graui ,¡& per gli caldi piu acute díucntino,¡n 

0 0 quello 



quefto modo crpcfimcrítando fi puo aiuicrtire. Siano du¿ Cíilicl ín una fornaccegüalmetl 
te cotti, & di cgual pefo, & ad un fuono qilando fon tocchi fiano prefi j & uno di quelU 
fia porto nell'acqua , & poi tratto fuori/ia tocco Tuno & l'altro» quando queílo fará fat-
t o , cgli fi trouera gran differcnza tra que fuoni, & non potranno eífcr di pefoeguale: coíl 
auuiene a ¡ corpi de gli huomini > i quali concetti d'una maniera di fíguratione, & in una 
congiuntionedel mondo ,altn per loardoredel paeíe col toccamento dell'aere,manda-
no uJori lo fpiritoacuto , altriperrabondanzadcirhumorefpargono grauifsime qualitá. 
di fuoni, & cofi per la fottigliezza dello aere le nationi meridiane per lo acuto feruore íi 
mouono piu preíto, & piu cfpeditamente conl'animo aprender configlio. Ma le genti 
Scttentrionali infufe della grofíezza dello aere, perche lo aere le ofta, raflfreddate dall hu-
more hanno le menti ftupide. Et che quefto cofi fia, da i ferpenti fi comprende, i quali 
per lo caldo hauendoafciugatoil refrigerio deH'humorc con gran uehemenza íi mouo
no , ma nel tempo de i ghiacci il uerno rafFreddati per la mutatione del Cielo per lo ftu-
pore íi fanno immobili. Cofi non é raerauiglia fe i l caldo aere fa le mentidegli huomi
ni piu acure, & i l fieddo per lo contrario piu tarde. Effendo adunque le nationi fotto i l 
meriggie d'animo acutifsimo, & d'infinita prontezza a prendere partito, fubito, ch'en-
trano ne i fatti d'arme, iui mancano, perche hanno fucchiate le forze de gli animi dal So
lé : ma quelli, che nafeono in parti fredde, fono piu pronti alie armi, & con grande im
peto fenza timore entraño nelle battaglie, ma con tardezza d'animo, & fenza confidera-
tione facendo impeto fenza folertia con i loro configli fi rompeno . Eífcndo adunque tali 
cofe dalla natura nel mondo cofi ftatüite, che tutte le nationi con immoderate mcfcolan-
ze fullero diftinte, piaeque alia natura, che tra gli fpatij di tutto il mondo , & nel mezo 
deU'uniuerfo il populo Romano fuííe poífeditore di tutti i termini : perche nella Itah'a fo
no le genti temperatifsime ad amendue le parti > & coni membri del corpo, & col ualore 
delfanimo alia fortezza difpofte. Perche come la Stella di Gioue di mezo tra la feruen-
tifsima di Marte, & la freddifsima di Saturno correndo, é temperata, cofi perla iíleffara 
gíone la Italia pofta tra la parte Settentrionale, & del mezodi dali'una,& l'altra parte 
temperata riporta inuitte lodi , 8c pero con i configli rompe le forze de Barban ¡ Se con la 
forte mano i penfieri de i Meridiani. Et cofi la prouidentia Diuina ha pofto la Cittá del 
populo Romano inottima étemperata rcgione,acciocheellafuíTepatronadel mondo. 
Se adunque cofi fi uede, che per le incünarioni del Cielo le difsimili regioni con uatie ma 
niere fiano compárate , & che la natura delle genti,con animi di{pari,<& con figure de i 
corpi , & con qualicá differenti naíceíTero : non dubitiamo anche non douerfi diftribuire 
leragioni del f-abricare fecondo k propricti dclle genti, & delle nationi. Hauendo di 
ció pronta , & ehiara dimoítrationedalla natura . lohoefpofto ( comeio ho potuto con 
gran ragioneauucrtire ) !c propietá de i luoghi dalla natura difpofti , & in che modobifo-
jgnaalcorfodel Soíe, & alie inciinationi dei Ciclo conftituire le qualitá de gli edificij al-
e figure dclle genti. Et pero adeílobreuemente dichiariro in uniuerfale , & inparticola 
re le proportioni, & miíure delle maniere di ciafeuno edificio . 
. ofcrqmb&cídtkpii¿0idi^h'^tUe^iotácda¿hi jubtiek^kt^euéph^ in un íuo^ofi fabrica 
ad un modoy itt altro ad atoro 'modo, rijpctto a gli ardenti Soli,a ijreddi uenti, alie ntuofe ftagio-
ni y & all'inondationi del mare , o defiumi : la doue altri nelle catierne della térra > altri 
fopra i monti , altri ne i bofehi, altri ancho fopra gli altiffimi alberi hanno fatto le loro ha-
bitationi; pero Fitruuio ha riguardo in genérale a cuello y che in ogni luogodeue confidera 
re l ' ^ rch i te t to& proua la fuá intentione a molti mam j & c o n belli effempi : cioé , che le qua, 
iiUckl Cielo y & g l i afpettiin dimrfe regioni fumo diuerfi ejjetti, & che a queüifi deuepor fuen
te y acciochefi pojfa goder le¡ianxe >¿rle habitationifen^a difetto . Trende argomento dalla 
futura y & d a i membri deli'huomo > & dalla di^cftiona de gli animi, chefeguiumo la tempera 

tura 
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tura del corpo. ti tuttó é fucile .folamente queüa parte ha hifogno di eftofitione, che appartir 

lia diíferenxa delle uoci, quando dice, che ilfuono deüa uoce tru legenti del mondo ha diner 
T m aiitdi & dalla uarietd de i climi, che egli chiama inclinationi, uar/arfr la uoce degli hu ond 

i ^¿ceadunque informa > che quelli, a i qualifi lena meno i l Tolojhpra l'Oriente, hamo la 
uoce piufottik, & pin acuta, & quantopiu uno nafceinpaefe uicino al Tolo, cioé che'lpunto 
che /lifoprafta nel Cielo > é uicino al Tolo > tanto ha uocepiu baffa. Qjtefia intentionc é prefa 
da unafmiglianxa di quello inftrumento, che fi chiama Sambuca; noi jorfe .Arpa nominiamo; 
che é (irumento muficale informa di triangolo, come ancho quello , che di carne formato fi uede 
in mano di Vane Dio de Taftori;ma t j í rpa ¿di corde.imaginamofiper lo circolo Meridiano B 
C D i l centro del Mondo y E , fOri^nteyche équelcircoloy che diuidégli ht-mifieri cioé qiteüo, 
chefiuedeyda quello che non fi uede >A E C. imaginamoilTolo nel punto F dalquale cada una 

linea nelVOrixonte apiomho nel puntoy H, ê * 
fimilmente unaltra cheperuenga al centro, E , 
non é dubbio, che qui non fi ueda rapprefentato 
mtriangolo F U E , imaginamoancho iÍTo 
lo eleuato fopra i l piano nel punto > Gy & fhc 
ciamo cadere dal detto punto una linea fopra 
l'Orinante nel punto, í , & un'altra dal detta 
punto C y al centro y E y & qui haueremo 
un'altro triangolo G E ly dicoy ĉhe .queüi» 
a i qualifi leua i l Voló nel punto, F, hanno uo
ce piu fottile y che queüi y.a i qualifi leua i l Tolo 
nelpuntOy G . rapportamo adunque la lineay F 
Hy dentro al triangolo maggiorey (¿rim fia chía 
mata, M lacerto é che la linea G h fdrdmag 
giore di quella-, & fe eüafujjh una corda di jira 
menta fonarcbbepiu bajfo, &piugrau£i che la 

corda M J { » come quella, che épiu uicina aWángulo, &piu picciola, &fzi fuono piu acuto , 
effendo di piu ueloce mouimento, & p i u tirata .fimilmente dice Fitr. 

Adunque quello fpatio, che é profsimo al cardine inferiore nelle parti meridiane, quel 
1c nationi, che fono fotto que! clima per la breuitá dell'altezza al mondo fanno un (nono 
<Íiuoceacutirsimo,5¿ fottilifsimo,íi come fa ncllo ftrumento la corda,che é uicina 
all'angulo 

Et cofi uafeguitandoy & la nojlra figura dimoflra chiaramente la fuá intentionc y & quella 
linea obltqua, che egli dice, ebefi debbia tirare, benchepare, che egli la tiri dalhjlremo Ori~ 
^onte y come dal punto C che egli chiama labro y puré deue efer tirata dal centro. parte di 
quejto dijeorfofi kgge in Tolomeo nelfecondo deüa fuá compofitione. 

'Jbeüemifure, & proportioni de iprmati edtfi-
C1j' Cap, . L 

luna 

úhSSr Ji' rP "10ln,'alJhoraanchoe propio di acuto animo prouedere al|a natura 
r a m e n T ^ - 0 ^ connencuoli tempe-
amenti,accio quandofar3tolto,ouerQ accrefeiuto alia mifura,queíto paia drerd it-
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tamente.fbrmato in modo, che niente píu cí íí defideri per lo afpetto r perche altra fór-
ma pare, che ña d'appreífo, & al bailo, altra da lontano, & in alto , né quella ftefía pare 
m lüogo rinchiur^jche pare m luogo aperto : nelle quali cofe é opera di gran giu-
dicio fapere prender partito , perche non pare , che i l uedere habbia t ueri effetti 
ma. bene ípeííb la mente dal fuo giudicio é ingannata . Come ancho appare nelle Scene di 
pinte, gli fporti delle colonne, & de i mutuli, & le figure de i fegni, che uengono in fuo-
m di rilieuo, efFendo íenza dubio la tauola piaña, & eguale. Similmente i rcmi delle na-
ui , eflendo fott'acquadritti, pareno a gíi occhi ro t t i , & fpez2ati,& fin che le partí 
loro toccano il piano deiracqm,appareno dritticome fono, Quandapoi fott'acqua man-
datifono perlararitá traparente della natura rimandano le imagini tuori dell'acqua alla 
fuperficie,& iui quelle imagini agítate, & commoíTe pareno fare á gli occhi lo afpctto de i 
remi fpezzato, & quefto o perche queifimulachri fono fpinti, o perche da gli occhi uen
gono i raggi del uedere (come piace a Phifici) o per runa,& per Vkkm ragione qual fi uo-

gliar 

gliarcofi pare5che loafpetto habbía fallace fí giudicio d^ gli occhi. Effendo aduncpie che 
k cofe uere pareno faire,&prouandofi da gli occhi.alcune cofe altramente di qaello rche 
5* kt'-ÍO Pen̂ 0* c^e ^"0§ni dubitare j che alie nature, o necefsitá de i luoghi, non íi 
PAC far-e glÍ accre :̂imenti>c>uer(>le díminutÍGni,ma in modo,che in fímiíopere nientc 
n defideri. Et queílo non folo per dottrim, ma peracutezza d'inge^io fí puo fare: &pe 
ro prima fi deue ordinare la ragione deíle mifure, dallaquale fí poífa fenza dubitatione pi-
güare i l mutamento delle cofe. Dapoi fia efplicato lo fpacio da baffo dell'opra, che fí de
ue rare per larghezza, & per lunghezza, dellaqual opera quando una fiata fárá la grandez-
za conftituita lo apparatadella proportione alia bellezza ne fegua, accioche dubbionon; 
«a 1 alpetto della Eurithmia, a chi uorrá fopra confiderare: della quale con che ragioni íi 
^ccia nedirojma prima ragionero come fi debbiano fare i Cortili fcopcrti, delle cafe* 
l-auedij nominati. 

ho dettorchcmottoragionemlmente F í t n hauoluto replicare nelfefio libro quelle cofe» 
che.1 
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che nelprimo ha mtuto per tntroduttwne deü'^írchittetura propone;perche l'Jírchketto ha-
uer deue le iftejje idee neWordinaregli edificijpriuati, che egli ha neüe cafe publiche, & molto 
¿ene auuertire alia Dijpofitione at Decoro3aüa Belle^^a, alia Diflnbmione, al Compartimento» 
&altre cofetoccatenei primo iibroj fecondo che neídetto luogo molto henehauemo ejpofto»& 
dipmanchofideprime Varrogan^ dimolti, che mifurano molte membra, eí̂  molteparti neüe 
ruine di I{omaj & non trouando queUe rifyondere alie mifure di Vitr.fuhito le biaftmano dicendo, 
che Fitr.non la intendeua: la doue imitando nelle jubriche le ccfe, che hamo mifurato fuori de i 
luoghilorOi comeferma regola fempreallo ijieffo modo figouernano, & non hamo confidera-
tione aqmüoiche Fitr.ha detto difopraf & moltopiu chiaramenté dice nelprefente luogo, cioe, 
che non fempre fi deue femare le iftejje regoky & fmmetric, perche la natura del luogo richiede 
fyejjb altraragione di mifure, . & la necejjitd ci afirigne a dare,o leuare di queU,e,chepropone ha-
ueuamo, Terdinquel cafo dice Vitr.che fi uede molto la fottigliexga, & giudicio dcllo ¿ir-
chitetto, ilquale togliendo, o dando di piu alie mifure, lo fu in modo, che l'occhio ha la parte fuá, 
&regge lamceffitaconbeüa&fottile ragione, Etfenoi trouamo la cornice del Theatro di 
Marcello alquanto diuerfa dalle rególe di V i t r . & i l refiante ejfer beniffimo intefo, non douemo 
hiafmare quelgrande *Architetto, chefece i l detto Theatro. Imperoche chi haueffe ueduto tut-
ta topera infierne forfe haurebbe fhtto migliorgiudicio.<¿r pero hen dice Fitr.che fe bene la mag 
giorcura, che ha Vjírchitetto, fia d'intorno lemifure,<¿r proportioni, pero grande acquiflofu di 
ualore,qmndo egli éformatopartirfi dallepropojie fimmétrie, & niente lieua alia bellezga deüo 
ajpetto; né puo effere incolpato,perche con la ragione habbia medicato i l male della necejjitd» Et 
quifi uede quanto fia necejfaria la projpettiua alio iArchitetto,& dimojlra lafor^afua, quando 
fia, che la uifta noflra merauigliofamente ingannata fia dalle pitture fatte ne i piani, che per ra
gione di Trojpettiua regolata da un fol punto fa par ere le cofe di rilieuo, & non fi puo certificar-
ft, che non fiano di rilieuo fe l'huomo non le tocca,o non fe le amicha. Etgli inganni della uiña 
fono, o per la diuerfitd de i me'xi, per liqualifinedono Le cofe, che ejfendo infiere paiono fyftggr-
te, ejfendo picciole paiono grandi, ejfendo lontam paiono uicine. La molta luce impedifceja po
ca non é bafleuole alie cofe minute Le dijian^e mutano le figure, pero le cofe quadrate da lon
tam pareno tonde, & Vitr.di tal cofa in molti luoghi ci hafntti auuértiti. Gli fco7"zi de i corpi 
non lafeiano uedere tutte le parti loro, i l ueloce mouimentofa par ere una fiamma continua,quan 
do uelocemente fi moue una uerga affocata. La infermitd delTocchio partorifee anche diuerfi 
errori;perb a molte cofe dellefoprd, dette i l ualente ̂ Architetto puo r¡mediare. Dapoi che adun-
que VArchitetto hauerd molto beú confiderato la ragion delle mifurey & a queltutto, cha fu la 
cofa bella,fia di che genere ejfir fi uoglia, o Jodo per Joflener ipefi ,o fuelto per dilettare, come i l 
Cormthio,o trame^ per l,uno,& Faltro come lo iónico ,\<¿r egli hauerd auuertito al numero, 
del quale la natura fi compiace neüe colóme, & nelle appture ,&chele cofe alte nafceno dal
le bajfe,& che quelleproportioni, che danno diletto alie brecchie nelle uoci, le ijiejfe applicate a 
i corpi dilettano agliocchi.dapoi dico, che tutte queflecofefarannopreuiftejifognerdiche egli 
fottililfimamenteproueda a quello,che fard necejfario a qmüa parte, che Eurithmia é cBiamata 
nel primo libro* 

I 

DeiCauedidellecafe. Cap, I I L 

Cauedi, diíHnti fono in cinque manierejé fígnre,de i quali cofi fono nomína
te . Tofcana, Corinthia, Tetraftila', Difpluuiata, Teftuggínatá. I ( ofeani 
fon quelli,ne i quali le traui, che paíTano per la larghezza dcirAtrio hanno al-
cuni trauicelli pendenti,& i canali, ocollature deH'acque, che corrono di 

mero da gli angnli de i pareti, a gli anguli dellc traui, & anche da ¿li aíícri nel mezo del 
Cauedio 
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rauedíodettocompluulorono icaaimentí dcH'acquc. Nc i Corlnthij con le íílcíTc n -
gioni fi pongono Ic t r au i^ i compluuij, ma ci c queílodi piu, che le traui fi parteno da i 

paretij ' 
íbtto le 
fh-ettc haucr gran pt 
ne i quali le pendenti traui,clie foftengono Tarca/cacciano 1 acque cadenti. Queíli fono 
di grandifsima utilitá allcftanze deluerno,perche i loro compluuij dri t t i , non togliono 
i l lumeaiTriclini. Mahanno queftoincommodo nc gli acconciamenti,ched'mtomo i 
parcti le canne contengono i cadimenti deiracque^equaii canne non cofí prefto riceuono 
l'acque cadenti ne i canaliJ.& cofi redondanti riftagnano, & s'ingorgano, & guaftano in 
quelle maniere difabrichele fineftre. MaiTeftuggínati fi fanno la doue non fono gran 
forzeA di íbpra ne i palchi fi fanno fpaciofi per le habitationi. 

Hau^ndociritr.ejpojioquellos che douemoconfiderare prima, chemettkmo le mani a fabri
care le cafe primte, si per rijpetto delleparti del Cielo, & gli afpetd del mondo, fecondo i qudi 
douemo diJp.oneregli Edificij* si per rifyetto delle mifure, & proportionh alie quali douemo amar 
tiretanto nelia libera, quanto nella neceffitata dijpofitione de gli edificij; comincia a darci i pre-
cetti ,&i compartimenti delle cafepriuate,hauendo confideratione dellepiu beüepartidi cjfe,ac 
conmodandolealie qmlitadelleperfone,confiderandoleparticommuni,& lepropie,^ non 
lafeiando cofa che degna fia del fuo auuertimento . Cominciando adunque a trattar delle cafe, 
egli principia da quelleparti, che prima uengonoalíajpetto noflro, come ha fatto neltrattamen 
to de i Tempi nel ter%o libro. Quello adunque, che prima ne uiene alio ajpetto, é i l piouere de i 
colmi, o tetti, cioé quellaparte di douepioue; & quella doue pioueImpluuio, & Complmiono-
minata; & é ragiomuole dichiarire quefta forma, si perche ella é laprima,che ci uiene inan-^i, st 
perchehauendod Vitr.datoiprecettideüacontignatione, & ddlegamento deltetto di dentro* 
&difotto ( come sha ueduto nel quarto libro:) JLgli ci mole moflrare di quaníi ajpetti fianó, 
fecondo diuerfe maniere ipioueri,& i colmi d i fmr i ,& difopra. Cauedia cbiama egli quefli luo~ 
ghi9 perche ueramente fono come caui delle cafe. ^Aulas i Grecifogliono nominare quejii htoghi 
circondati da muri & feoperti nel me%o, noi Cortili, o Cortichiamamo,entrate, <¿r cortili,quel 
l i , che fono fcoperli,entrate quelli, che fono coperti. l l cortile adunque é una parte delle prin-
cipali, nella quale ( come dice Alberto ) come in un Foro commune concorrono tuttigli altri 
membri minori,& come nella citta i l Foro,&le partí cóngiunte al Foro:fono quelle, che prima 
ftriguardano,coft nellacafa, che é come una picciola citta, fi da prima d'occhio al cortile, al 
quale fi da luogo ampio, & aperto, & pronto ad ogni cofa. I nomi de i Cauedifipigliano,o dal~ 
l'ufanxa di diuerfe cittá,o dalla forma loro, fono detti ancho tAtria, maper un'altro ri(petto,per-
che Cauedium é detto rijpetto a quella parte che éfeoperta, & che pioue nel me%o, Mrium r i -
jpetto a quella parte che é coperta. Cinque fono le maniere de i Cauedi;altre fi pigliano dalla for
ma , altre (taU ufanea dalcune citta. Trima é la Tofcana, che é la piu femplice delle altre, dal-
laquale forfe fono gli Mrijmmimthpercheer ano inTofcana ipopoli ^ítrienfi ,per ilche non 
piaceche Mrium fia detto dal color M r o , che procede dalfumo, come che in quelli fi facejfc 
la encina. i Cauedi Tofcani erano quelli, ne i quali le traui, che pajfano per la larghe^a delta 
Utrio haueuano altritrauicellipendenti tra quelli,^r pero interpenfiua fi chiamano, & i l loro 
penderé era in piouere, & haueuano i canali, che Colliquie detti fono , i quali tracorreuano, & 
erano trapofliinmodo di piouere, frueniiuno da gli angidi de i par et i aglianguli delle traui, 
Erano quattro traui principali fopra quali fi pofauano alcuni altritrauicelli, chejiauano in pio
uere, detti da y itr. Interpenfiui, perche trapendono. quefii ueniuano da gli angoli de i pared a 
gliangoli delle traui minori. Erano conuna delle loro teflefermate fopYa que trauicclli, &con 
L'altracome appoggiate negli angoli de i pareti. eranui poi i lor morelü detti jíjftfi ( de qmli 
hauemo detto nel quarto libro.) fopra ejfi erano gl'lmbrici, & le Tauelle; & mandauano 

T T Cacqux 



>84 L t B H O 
v^. Tetraflilo. F, Celle, 

i ¿mmm i 

• 

» m — — f m 



S S S T O. 
t. Tofiano, . E . Cdle. D. Tendentu 

i 



ZS6 l I R A, O 
& Dijjftmiatocioéindmpioueri, 

• 



S É S T O. 

D. Tejkdinato. M* Cette* V, lumen» 

• 

i 

: . • 

• 

: 

. • 

• 

=4 

8 • 



,88 L 1 B K O 
tacana aliarlo nel cortile. Ma che Fitr-intendaperqueflo nom déInterpenfiui, i trauicelli ap~ 
pog^iati dijopra, & non pofli difotto per foflenimento delle tram* che trapajjano per la larghe^ 
%a ddlo ̂ Atrio ( come uogliono alctmi ) eglift uede per le parole, che egli dice difotto parlando 
de i Cauedi Tetraftili: dicendo > che le traui non fono caricate dagli Interpenfmi. Segpo adun~ 
que é che gC Interpenfmi caricano, & ftanno difopra; & fe fofienejjero, non fi chiamerebheno 
interpenfmi. Que$i Cauedi non haueuano porti'io a torno, & i l loro piouere era femplwfimn,, 
&mniua moho inanxi gettando Pac que molto lontane da ipareti. La feconda maniera é det-
ta Corinthia, & non édijferentequanto aluenir infuori deUe traui, & delpiouere dalla Tofca-
na: Ma é ben dijferente, ptrche le traui, che uengono da ipareti dalla largheiga deW^Atrio fo
no fopra colóme, che uamo d'intorno al Cauedio, Come dimoflra lapianta > & la figura, Q# 
laqual ancho ci femé al primo Cauedio j per la ftmiglianxa cheha ilCauedioCorinthiocon lo 
Tofcano; intendendo pero che nel Tofcano non ci fiano colonne . La terxa maniera é detta 
Tetraftilos, cioé di quattro colóme, & é molto fortetné ha molto carico, perche non ni fono gli 
ínterpenfm. Quejto Cortile non doueua ejfermoltograndcimperochehauendofolo quattro co-
hnnei&quelle fopra le cantónate, fe fujjeflato molto lungo, o largo,gliJpacij tra le colonne fa-
rehheno (latifuori di modo, & la opera non farebhe flataferma ( come dice Fitru.) La quarta 
maniera é detta Difpluuiata, cioé quella, che fta in duepiouerifktta di traui pofli come unafefta 
aperta in piedi, che heUqum fi chiamano, Quefli hanno due cadimenti delCacque, pero che una 
partepioue uerfo i cortilijaltra daWaltra parte difuori: & qui ci nafce un difetto, perche l'ac-
qua, che cade per l i canali, nonpuo cofipreflo entrare nelíe carne, che Fiflulefi chiamano, & 
fulehocches'ingorgano, &foprabondandofi¡parge^uiengiuperÍipareti,&col tempogua-
fla ifottogrondali,&le fineflre,& i legnami, chepoi difficilmente s acconciano; hanno pero que-
flocommodo,chenonimpedifcenoilumi alie flanee douefimangia;& la ragione ¿perche i l 
loro tetto non uiene troppo infuori col piouere, ma pende dolcemente, <¿r i l lume non é impedito, 
pero ancho fe io uolejfe diré che gli ¿ítrij fuffero detti dal color jLtro,io direi, che ilpiouere,che 
jporta molto infuori, fk quegli ombrofi, & ofcuri. maforfe ^Atriumpuo uenir dal Greco, & fi-
gnificare un luogo,chenon ha uia che uolga. La quinta maniera fi chiama Tefludinata fktta in 
quattro pioueri. penfo io, che quefli fufler o coperti, & che difopra hauejfero Ufale, & le flan
ee Jpaciofe, & i palchi foftentati da hellijfimi colonnati, che dinan^i alie porte facejfero moflra 
d1 beüe loggie,che per mflibuli feruiffero, o che mil'éntrate hauejfero colonne compartite a mo
do,che dejferograndeva & belle-^a. puo ancho éjfer, che quefli cauedi fujfefo di cafe ordina-
ríe,& diperfone di mediocre conditione, nellequali non erano ^ í tn j , ne colonnati; fe forfe non 
uogliamo diré, che ^ t r i j fi chiamaffero quelle éntrate^ üche nium uieta, che cofi egli non sin-
tenda. 

D e g ü otAtrij, alle Taílmi. Cap, II11 . 

Elunghczze ueramente,& le larghezzg de gli Atrij, a tremodí fi formano. Pri 
ma pirtcndo la lunghezza loro in citique partid dandone tre allalarghezza. 
Poi parteado in t r f ,& dandone due: finalmente ponendola larghczzainun 
quadro perfetto, & tirando la diagonale, la lunghezza, della cjuale dará la 

lunghezza dello Atr io , 
11° non diuiderei con nuouo capo queña parte de gli Atrij dal capitoloprecedente,perche VJí-

trio ua col Cauedio, & ancho il modo del parlare, che ufa Fitru.lo dimoflra, dicendo, Mnormn 
uero longitudines. L'Atrio é quella parte prima a chi entra dentro m cafa, & é luogo coperto, 
hala porta principale nel me\o,adirÍ7Hpetto della qualein fronte fono le porte, che uanno ne i 
Teriflllipa fandoprima per akuni altri luoglr, che Tahlinifichiamano: ha dalla deflra,&dal
la fmiflr a le ale, che Tteromata in Greco fi chiamano. Che lo Mrio fia la prima parte lo dimo

flra 
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(l a Vitr.nd ottauo Capo del prefcnte libro duendo, che nella cittagli ,Atrij efler dcono apprc-
C l mrta che lo Atrio fu/Je coperto Fitr.fmUmente l'ha dimojirato difopra parlando del Ca-

edio done dice le trau'h che fono nella larghe^a dello M r i o ^ H yeflo. Le mifure, &fmme-
tr devli tAtrij f i firnno in tre modh cioégli tJtrijfono in tre proportioni, // primo é quando U 
lunzhe%xa dello Mr io é partita in cinquepartíj&trefe ne danno alia larghe^^a. llfecondo é 

fi da alia íumbeTÍa la diagonale del quadrato della Urghe^ga. La prima é inproportionefopra-
bipartiente le ter%e, cioé d'un quadro <¿r due ter^i. La feconda é in proportione fefquialteray 
cioé d'un quadro & me^o. La terina é diagonale. Trima che io uegna alia dichiaratione, & ai 
compartimento diquejlepartiyuoglioporreil fecendo capo del Trentefmoqu'mto libro diTlinio» 
perche a me pare, che eglifuccia alpropofito, si per l ufo degli M r ^ g r de i TablinUsí per C an
tichita memorabile, chein effo argutamente fi racconta. Ver la pittura delle imagini moho 
grandemente fmiglianti di tempo in tempo ficonfermuano le figure j ilche del tutto é mancato. 
Horaft pongono glifcudi di rame coperti d'argento, & con non intefa dijferen'za delle figure > ft 
cambiano le tejie delle (latue, dimlgati ancho i moti de i uerft: cofi piu prejio uogliono, che la. 
materia fia riguardatay che efti ejfer conofciuti; & tra quefte cofe con le uecchie tauole accon-
ciano gli armariydouefaluano le tauole,detti Tinacothecey&fhnno honore alia ejfigie altruiy na 
iftimando fhonorefenon nel precio, che lo herede le rompi, & i l laccio delladro le leui) & cofi 
non uiuendo l'ejfigie dalcwno, lafciano non le loro imagini, rm quelle delta pecunia. * d i ifieffi 
adornano le palefire degli Athleti con imagini, & i luoghi loro douefi hamo ad ugnerey. &per 
li cubiculiportano lefaccie dello Epicuro, & liportano feco a torno. jNJei lora ISlatalefarufa-
crificio al uigefimo della Luna3& feruano lefefle ognimefe > cheIcadvfono dette. EtIpecialmen 
te queü'h che ancho in uita non uogliono ejfer conofciuti. Et cofi é ueramentey-che lapigyitia ha. 
romnato ta r t i , Et perche non cifono le imagini de gü animi, ancho quelle de i corpi fmo f¡)rex¿ 
7$te. j í l t r amenté appreffo i maggiori erano quellenegli cAtrij y perche guardati fuffe.ro non i 
fegni de gli arteficiforejiierhnon i metaÜhnon i marmi yma i nolti efpreffi nella cera per cia-
fcun armario eran difpofli, accioche iuifujfero le imagini y che nelk effequie accompagriaffero i 
fmerali delle cafatey &fempre che uno era-morto y.fi tronaua prefenteperordine tutta lamol-
titudiney che era flata di quella famigliay & g l i ordini,& gradi con l i fh di rame erano trapojie 
alie imagini dipinte. Erano ancho tra le portey <& fogli delle porte le imagini de igrandijfimi ani-
miy & attaccatele fpoglie dei nemiciylequaliné dachicomprauala cafa eralecito y-che rotte 
fufero y & mutati i patroni reftauanogli ornamentidelk cafey & queflo era mgrande flimolo* 
che le cafe, & i ttítí ognigiorno rinfacciauanoyche un dapocopatrone entrajfe nel trionfo d'al-
íri . Ecco che da quefio luogo fipuo loauer ilfentimento di F i t r . & come nelLo .Atrio era i l Ta-
hlinOyleimagini,& le siatue. Similmente Ouidio nella ottaua Elegía del primo degli ¿ímori di
ce* Vec te dicipiantueteris quinqué M r i a cera; Folendo dmofirare unagninde, & antica no-
biltdya cui non baflaffero cinque ̂ dtrij per porre le imagini di cera de ima?giori. L'ufo adunque' 
diquejii j i t r i^ér delle partiloro come M e & Tahliniyédi gia manifefio per leparoledi qucfti 
huoniautori. Ver procederé adunque ordinatamente nel difegno de gli,A:rijy,&net comparti
mento delle cafe, accioche egli$ intendaquefia materiariputata ( come imtero e ) da.tutti diffi-
ciüima : [o dico y che bifogna prima uenire aüapianta r & con lince difegnare l'Atrio in Imghe^ 
%a>& larghexgafecondo una di quelle proportioni, che hapoflo Fitr. odi un quadro & mê Oy. 
o diagonale, o dun quadro & due ter'zi; & qmnoi l'hauemofatto d'un quadro & me^ inclufa 
nelle ¡enere ^A B C Ü . Fenimopoi al difegno delle Ale y-che fono ddlideftra,& dalla fmi^ 
firafolamente, &fono portichi, & colonnati :&perche dipendonodallaproportione della*ím-~ 
gheiga deW^ítrio y accioche con effo fianoproportionate , é neceffario fapere di quanti piedifia 
la fátghma dello^ítrio.Qui adunquefatto hauemo t'Atrio Imgo 8opiediyladonecaderdfom 
la regola jebe dice Fitr ¿he Jé lo ^triofaralmigo da 8o m loopicdirtutu kfualmghe^a ft 

partirá 
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partirá in ^ parti > & tma di cffefi dará aüe M e a queflo modoche la quinta parte di S ofi ¿fafc 
de in dueparti eguali, & una fi da a l ia deflra M a , laltra a l ia fimftra, non ponendoperó a que 

fio contó lagrofje'Z^a delle colome, percioche le ^Ale uenirehbero moho flrette. La larghe^ga 
adunque delle ̂ Alejara 8 piedi, perche i 6 é m quinto di So. Qttejlo M r i o adtmque fard 8 o pie 
di lungo & piedi 5 3 eí̂  mezo largo, ¿r1 hauerd l^Ale di 8 piedi fenT^a la grofleTga delle colon-
ne 4 taltetga ucramenté degli j í t r i j é la iflejja in t u t t i , cioé fifa ad uno ifteff) modo, che . le
vando un quarto della lunghez^a i l reflo fi da aWalte-^a, cioé dalpiano aüa traue, che é la ca. 
tena del tetto y che foflenta larca j o la caffa di tutto i l colmo. leuando adunque i o di 8o dare-
mo 6o piedi aW alte-zga j di quefti 6o piedi faremo l'alte%^a delle colonnegli ídrchitraui, Freg-
gi e Comici 5 ^ piedi & óncie 16 faranno alte le Colóme con le Bafe, capitelli l o r o , i l u ñ o 
fi dard allimemhri difopra, né ci douemo merauigliare, fe le colóme uengono cofi alte j percio
che la magnificenxa di quelle cafe cofi ricercaua, & ¿propio loro lal teza J & lunghe^» per 
che & Vitr. dice difotto \alta tAtria,} & Virgdke longa Mria.né uoglio rkapitulare quello, 
che diceTlin. deÛa grande1^ 9 an^lujfuriadeüe cafe de I{pmanineltrentefimofeflo}& nelde-
cimofettimOi &.moltocopiofamenteneparlailBudeo nel terxo,&quarto de iAffe:ben diro 
per jfkrfede di quello j che io ho detto dell'altera delle colome.»cioé che le umiuano a pigliarfit 
le comici aWaltez¿za del tetto j che Tlin. dice. Ferum efio, mdulftrintpuhlicis uoluntatihus, 
etiam ne tacuerint máximas earum , atque adeo dúo de quadragemm pedum lucuüei marmoris 
in^trioScauricoüocariyrieccUmilludíOiculteq^faBumeflifatifdari damni infetti egit 
redemptor cloacarum 9 cum inpalatium extraherentur. 'JOa quefle parole dice i l Budeo potemo 
intendere) che disfatto i l Thejitrochepermmefe folo era flato fabricato)fofferoU.ate tr apórtate 
le colomegrandiffime nelt^Atrio della cafa di Scauro, la quahra nelpalaxgo: le altere delle 
colóme adunque er,anograndi? &pero dice Vitr. che le traui liminari di quelle .Ale fono alte di 
modo ? che le alteTgefieno eguali aüe larghe^ge, cioé alie targhpgje degli M r i j , & pero tf-
fendo Ufgo V^Atriopicdi 53 & onde 16 . Similmente dall'^írchitraue in tena faranno piedi 5 3 
&oncie 1 6 . Vitr.chiama quefie traui Liminari aprima per dimofirare, che non erano uoltifo-
praquelle colonmddViAtrio s dapoiper,che hamo certa fimiglia^xa con i Liminari. difegnato 
íiAtrip in a l t e T g a ylu^gber^a^ & largh.ez^a con laproportione deüe ¿íieyégli uiene al Tabli
no . Ma prima io poner Q il! tejió di quanto fin hora sé detto 3 lafeiando i l compartimento del-
í^írchitraué, Frégio, & Cornice, alie rególe spoHe nel Ter%o Libro, 

Laltezzadegli Atrij fi deue alzare fotto le traui tanto quanto tiene la lunghezza leuan-
done uia la quarta parte. Del reftante fi deue hauer riípetto a i Lacunari, & all'Arca, che 
é fopra Je traui. Alie Ale che fono dalla deílra,&: dalla finiftra la largíiezza fi dia inque-
fto modo, che fe la lunghezzadeir Atrio fará da 30 a 40 piedi, ella fia deíla terza parte, íe 
d a ^ a 50 partitafiaintrepartijSí meza, delle quali una fi dia alie Ale, fe da 50a 60 la 
quarta parte della lunghe*za fi conceda alie Ale , da piedi 60 ad 80 partifeafi la lunghezza 
in quattro parti & meza, & di quefle una parte fia la larghezza delle Aleda 80 fin 100 pie-
di partica la lunghezza incinque parti dará la iufta larghezza delle Ale. Le traui Limina
r i di quelle tanto altamente porre deono, che le altezzc fiano equali alie larghezze. 

Quifi uedeuncrefeere, &unfeemarediproportionimirabile, &chiuorrd bene confiderare 
fecondo le rególe date da noi nel Ter%o Libro, potra conofeere i l mirabile artificio di quefie p r o 
portioni > & l'ejfetto diletteuole, che fanno .quanto meno fon lunghi gli ,Atrij 3 tanto maggior 
proportione é della larghe^a deW M e : perche fe le proportioni delle ale degli ^Atrij minorifujfe 
ro minori) molto flrettefarebhono tale, & non hauriano del buono. lo fho riuoltata in tutt i i 
modi, némiparedimaflicareilpaneadaltrip&qutfto perdarcagmie, che fi fermino meglio i 
denti rompendo ancho effi le cref te . Veramente con buona inte/iticne Ihofatto, perche fe thuo-
fnoda fe non ua difeorrendo 3 &riuclgcndo le cofe belle nonfk frutto a l c u n o . Hora uegniamo al 
TablhiOilacuimifura dipendedalla largbej^dcllo^triOifi come l a r i f a r a ¿el le ale dipende 

dalla 
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(Uüd lunvheXXf & I^A0 ^^amente, •& con racione, perche,/T come le ale uanno per la 
tumheTza ddl'Mrio , coft i l Tablino ua per U Urghei^a, & £ in fronte dirimpetto alia porta. 
noueclalettera T. Dice adunejue r i t r . 

IITablino, feía larghezzadcllo Atrio Guá di piedi 10 . leuandone la terza parteado 
{ atio íuo fi dia i l reftante; fe da 3 o a 40 fi dia la meta della larghezza dcllo Atrio^ al Tabli 
no.Ma quando da 40 a 6Q , partifeafi la larghezza dcllo Atrio in 5.parti, & di qucllc fe nc 
diano ducal Tablino, perciochcgli Atrij minorjiiion políonohaucrc leifteíle ragioni di 
Simmetric con i maggiori, percioche fe ufaremo Ic Simmetric de i maggiori Atrij ne i mi 
nori ,-ne i Tablini nellealc potranno hauér utile alcuno. Terchefaranno troppo ¡irettej, 
& non [emiramo al bifogno. 

Et fe ancho prenderemo le proportioni de i minorine i maggiori, quelli membri faran 
no in qu-efte fabriche guafti v&ímirurati. , 

Z'eJJhnpio é quejio . Se laproportione delle dedegü M r i j lunghl 8 9 piedi( che c m quinto 
•della ítmghex^a ) f a r a p i g l i a t a n e l m i f M r a r le ale de gli ^ t r i j di $ o piedi, le ale faramo troppo 
ftrette, perche un quinto di$o.é fei piedi, i quali partid in dueparti, fiiramo la larghe^ja deíle 
ale di % fiedi. Smilmente fe la proportione delle ale degüMrij di 5 o piedi faro, prefa per for
mar le ale de gli M r i j di 8 o piedh che i uu íervv deüa lungh eiga, le ale ueniranno larghijjime, 
& jproportionate. Smilmente ne i Tablinift deue femare la proportione conueniente aUa lar-
ghe^^a degli^Jtyij. Vero chefieome neW^ítrio piu tungo fi pigliaua minore proportione 
per formar le ale, cofi mW^Atrio piu largofi piglia minor proportione per formar i l Tablino fm. 
Ecco neW Atrio largo i o piedi f i pigliano due ter^per la Idrghexga del Tahlino,neWj[trio lar
go da ¡ofinqo fi piglialametA neWAtrio Urgo da f n 60 fi piglia due 
de} che fono piu due ter%i»che la meta * & piu la meta, che due quinti. 

Et pero io ho penfato di doucr feriuere partitamente le ragioni efquifite delle grandez 
ze per feruire airirtilitá, & airafpctto -

lAWutilitd ciferue le ale larghe, perche quando fujfero Jlrette, non fi pótrebbe paffeggiare. 
ShnilmenteilTablinodouefipongonoleftatue,(¿rgliarmari,eJfendo troppo firetto non hau-
rebbe ufo alcuno. AWajpetto fmilmente, perche una coft guafta, & fmifurata fa p e r d e r é la 
mfta, & unariftrettatroppol'occupa,&rifirigne. Se i l Tablino prefo dall"Atrio largo 10 
piedi hau era laproportione delVAtrio difejfanta niuno ufo hauera i l Tablino, perche fara largo 
due quinti, cioé 8 piedi, &fe i l Tablino prefo daWAtrio di 60 piedi largo hauera la proportio
ne del? Atrio di 10 piedi, che fon un ter^o, eglifard troppo largo, perche fard di 4 piedi, & cofi 
ancho fi ofenderá lafyetto tornando át un Atrio in un Tablino poco minore delio Atrio» Vitr, 
•nonci da lunghetga del Tablino, perche iopenfo, che quella fi deuefare, o fecondo la q imt i -
td delle fiatue, o fecondo la qualitd delle perfone,o puré come ricerca la proportione de gli At r i j , 
ilche é meglio, 

L'altezza del Tablino alia trauceíTerdeuc con l'aggiuñta deirottaua parte della lar
ghezza . I Lacimari fiano inalzati con l'aggiuñta della terza parte della larghezza al-
Taltczza. 

I l rablino adunq; della nofirapianta fard largo due quinti della larghc^a dello Atrio,chefo 
no piedi 11 poco pmperehe ?Atrio é largo piedi 5 3 ^ oncie 6. fard alto oltra i 11 piedi ancho 
unottauo di iz fin allArchitraue: alia qual altera fi dard anche un terjo della larghe^a del 
Tablmo fin a i Lacunari; & cofi fard ejpedito lAtr io , tale, & i l Tablino quanto alie proportio
ni , & commenfurationi loro. & perche gli antichi haueuano piu A t r i j , Cauedi, -PenfiUi, ¿ 0 ^ -
gie, & altri fimiglianti membri, pero ui erano le bocche, & gli anditi d'andar ¿uno ndí'al-
íro, &peró dice Vilr, 

Le bocche a gh Atrij^ninori fono per la larghezza del Tablino leuandoneun terzo, ma 
a imaggionper lametá . 
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Quefie bocche, che P itr. Fauce, dimanda, erano anditi, & Imghi da paffare da un luogo 

alTaltro, n'é ( come (limo ) mancaua loro iproprij adornamenti. & perche ne i Tablinifi pone-
vano le ftatue,perd Vitr. ordina quanto alte f i deono collocare con i loro ornamenti, e dice. 

LeimagimíimilmenteeíTer deono pofte in quellaalcezza,che fará*la larghezza del-
IcAle. 

Et qui nel nojlro Inpiede del Tablino leflatue fono alfepiedi otto, perche tanto é la larghe^ 
Xa delle ale. l l refto é fucile in Vitr. & comprejb fotto le rególe date nel Ter-^o, & nel Quar-
to Libro. 

Le larghezzc delle porte deono eífer proportionatc aU'altezza fecondo che ricerca 1c 
maniere loro . LeDoriche,comeleDoriclie ^eloniche, cómele Ioniche,fian fatte, 
come nel quarto libro, parlando delle porte efpofte fono le ragioni delle Simmetrie , I I 
lumedelloimpluuio largo per la larghezza dallo Atrio non meno d'un quarto, né piu 
d'un terzo fia lafeiato. Ma la lunghezza come dell'Atrio fia fatta per la rata parte. I Pe-
riftilij per trauerfo la terza parte piu lunghi che di dentro, le colonne tanto alte, quanto 
faranno larghi i portichi. Gli intercolunni c fpatij tra le colonne non fiano diftanti, me
no di tre, né piu di quattro groflfezze di colonne. Ma fe nel Periftilio airufanza Dórica íi 
faranno le colonne, cofi fi hanno a fare i moduli, come nel quarto libro io ho feritto delr 
l'ordine Dórico, accioche a que moduli, & alie ragioni de i Triglifi fiano difpofti. 

Quejli compartimenti, Moduli •> & Simmetrie di traui, di porte , di colome, & di maniere 
fono jiati nel ter^o, & nel quarto libro ajjai chiaramente dimoflrati, & con parole , & con di-
fegni, pero fi lafeia la lungheiga del diré, perfuggir i l tedio, ¿ r per daré, che difeorrere a gl i 
ftudiofi . l o b o pofto la Tianta, & lo Impié dcUa cafapriuata, ¿ r fi comfeerd dal incontro del-
i f lettere • 

• . 

De i Triclim, Stan&e, Effedre, & delle Libre-
riey delle loro mifure. Cap. V. 

Vanto fará la larghezza de iTriclini due uolte tanto eífer deue la lunghezza. 
Le altezze di tutti i conclaui, che faranno piu lunghi, che larghi, deono eí
fer compartí te in quefto modo, che pofta infieme la lunghezza, & la larghez 
za,fi piglidi quella fomma la meta , & tanto fi dia perl'altezza ;ma fe le 

ftanze, & le EíTedre faranno quadratcaggiunta la meta alia larghezza , fi fará l'altezza . 
Le ftanze dette Pinacotheche, deono eííer fatte come le EíTedre con ampie grandezze.Le 
ftanze Corinthie, & di quattro colonne , & quelle che Egittíe fono chiamate habbiano la 
ragione delle mifurc loro al fopradetto modo de iTr ic l in i . Ma fiano per la interpofitione 
delle colonne piu fpatiofe. 

Hauendo trattato Vitr. fin qui delle parti communi de gli edifici, tratta hora deüe propie, co-
mefonoicenaculiyle camere ,icameriniy le fale * & le flanee appartate. Quefte hanno di~ 
uerfi nomiprefi fecondo la fignificatione de inomi Greci: & prima é i l nome del Triclinio, che 
ira luogo done fi cenaita, detto da tre letti, fopra i qualiftefi col comito ripofandofi mangiauano, 
non pero ui dormiuano, &forfe eran fimili a Maftabe Turchefchi. da quefti Letti le flanee erano 
chiamate Triclini, che in una fianza per Fordinario erano apparecchiati, &• fi puo forrrmre Di* 
elimo y Tetraclinioy & Decaclinio, doue fono due, quattro, eír dieci letti, & piu, o menofeeotv-
do la difpofitione di quelli. llFilandroparlamolt&bene diffufamente fopra quefto hwgo. Sta-
uano da un latofolo della menfa, che era apprejfo i l letto fopra tre piedi, & anche fopra um, 
(¿rmutauanolatauolamutandoVimbandigioniydi modo y che leuata la prima muanda, era 
fortata dipefolafecondafopram'altramenfa. Ledonneperanticomftitutofedeuanoatauola* 

gli 
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f l ihmmm, come hodetto.flmianoílcftappoggiatiful comito. Quando uoleuano mangiarei 
ferni correuano, & $ U kuauano lefcarpe. Tcr lordinariononpiudi dueflamno fopra m kt~ 
to, rmfecondo i l numero de commmti erano i letti. La forma de qualiprefa dallo antico é po-
fiadal Filandro, & ne fono le carte jiampate. Conclaucfi chiama ogni ¡lanza ferratafotto una 
chiaue, come fono le camere, i triclim, & ogni habitatione. Oecifono le fiante, douefi face-
uano i conuití, & lefefie, & doue le dome lauorauano, & mi lepotemo nominare Sale, o Sa~ 
lotti. Effedra io chiamerei la Sala, o i l luogo delta audien^a, & done fu l mexpgiorno fi dor-
miua la ¡late y & era luogo fopra i giardini grande, & jpatiofo detto cofi dalle fedi, che mi erano. 
Vinacothecha era luogo, doue eran le tauole dipinte, ouero le fcritture, & quefli luoghi cioé le 
Ejfedre > le Tinacotheche, i Triclini erano fhtti magnificamente , ornati dipitture>di 
colóme , di jlucchi, & d'altre magnificenxe . Hora Vitrmio ci da la mifura, & la di-
jpojitione di tutte , parte con rególe generali, parte con rególe particolari, & prima dice 
de i Triclim , i quali dice douer ejfer di due quadri, cioé la lunghex^a , i l doppio deüa. 
largheiga, & ingenerale dice ,che ogni conclaue deue ejfer alto la meta di quel tutto, che fu la. 
lunghe%a, & la larghezga pofla infierne, di modo che fe la larghe^fard difei, la lunghe^ 
di i z.poftiinfieme 6. & i i.faran 18.la cuimeta é 9.1'altercaadunquefara dinoue: mafele 
Ejfedre, o Sale faranno di forma quadrata, le abergf. fi deono fare d'un quadro, & me^p. Le 
Tinacotheche i fideonofare di ampliffmeproportioni come di doppie i & di triple. Le Sale al 
modo Corinthio nominate Tetraftile, & ancho quelle, che fono fntte al modo d'Egitto, feruano 
le proportioni de i Triclini >ma perche inejfe uifono trapofie delle colóme i pero hamo jpatij 
maggiori, Machedifferen%afiatrale Comthie»& leEgittieiVitr. lo dichiara moho bene* 
&dice. 

Tra le Corinthle, & le Egíttíe C\ troua queíla diííerenza : leCorínthie hanno le colon-
ne fempüci, ouero poftefopra i l poggio j ouero abaffb»& hanno gli Architraui > e le co
rone di ftucco, o d'opera di legno, & ancho fopra le colonne i l cielo, o uolta é curuo, a 
fefta fchiacciato; Ma nelle Egittie fono gli Architraui pofti fopra le colonne, & da gli 
chitraui a i pared, che uanno a torno, é pofto i l palco, & fopra eíío i l tauolato, & paui-
mento alio feoperto»fi che fi uada a torno; dapoi fopra l'Architraue a piombo delle co
lonne di fotto fi pongono le colonne minori per la quarta parte, fopra gli Architraui, & 
ornamenti delle quali uanno i fofíittati adorni, & tra le colonne di fopra fi pongono le f i -
neftre, & cofi pare quella fimiglianza delle Bafiliche, & non de i Triclini Corinthij. 

Le Sale Corinthie haueuano le colonne appreffoilpárete j & erano le colonne femplici, cioé 
d'un ordine, & fopra ejfe non u'erano altre colonne, magli ̂ Architraui, & Cornici > come mita. 
Curia diftucchi, & dyopere di biancheggiamento, ouero di legno. Ma le Sale Egittie haueuano 
i l párete a torno, eír le colonne di dentro uia lontane dal muro, come le Bafiliche, & fopra le 
colonne eran gli Architraui, & Corone, & gli Jpatij tra le colonne > & i l párete era coperto di 
pauimento y ilqualpauimento era feoperto di modo, che fi poteua andaré intorno la Sala alio 
feoperto, & fopra l'Architraue erano delle altre colonne per un quarto minore di quellê  di fotto, 
che tra quejle erano lefineflre, che dauano lume alia parte di dentro, la qualeparte haueua i l fof 
fittoalto j perche era fopra gli Architraui, & l e cornici delle feconde colóme, & in nero doue-
ua ejfer cofagrandijfimay e degna da uedere, poteua feruire mirabilmente alia uijia delle fejie, 
& de 1 comitiy che fi faceuano in quelle Sale. Somigliauano quefle Sale Egittie alie Bafiliche pin 
prejto, ched i Triclini^. da quefle poisentraua in altre Sale, & in altre flanee, ofujftro Triclini, 
& conclautyo altro, che fufe neceffario alia commoditd della cafa. f i t r . feguita a darci altre 
maniere di flanee, & di alloggiamenti fatti alia Greca,che ancho quelli doueuano hauer del gran 
de i & u prudente Architetto potra pigliare quantogliparerd fecondo /' ufo de nojiritempi, 
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Delle Sale al modo de'Greci. 

Cap, V / . 

I Annoíí ancho le Sale non al modo cTItalia, dettc Cizicene da Grcci. Quc-
fte guardano uerfo Tramontana, &; fpeGialmente a i prati, & iierdiire,& has 
no le porte nel mezo, & fono cofi lunghc, & larghe, che due Triclini coa 
quello , che ui uad'intorno, riguardandofiairincontro ui pofl'ono capire^ 

& hanno dalla deftra, & dalla finiftra i lumi delle Eneftre, che íi aprono, & ferrano, accio 
che egü fi poíTa per gli fpatij delle fineftre dal tetto uedere i prati da lungi. Le loro akez-
ze fiano aggitintími la meta della larghezza, ín quefte maniere di edificlír deono fare tufi 
te le ragioni delle mifure, che fenza impedimento del luogo íl potranno, & i lumi fe non 
iaranno ofcuratidalle altezze deipareti fácilmente faranno efplicati,& sbrigati. Mafe 
dalla ílrettezza, ouero da ahra necefsitá impediti faranno, allhora bifognerá con inge-

tpo , & prontezza torre, o aggiugnere delle mifure in modo , che le bellezze deiropera 
alie uere mifure non fiano difsimiglianti. 

Ev qmfia dijferen^a tra le Sale Corinthiey & Eginicche k Corinthie haueuano le colóme fem 
plici j cioe d'un ordine y f ojie, ouero fopmilpoggio a modo d'alcmi Tempif , fecondo che egli hct 
detto nel. teri^youero fenxailpoggio erano da térra leuatet&ft ripofauano in térra y & foprd 
le colonnegli iArchitrauiy & le comiciyO di legno > o ftucco al modo y che egli ha detto al feconda 
capo del quinto parlando della Curia : fopra u erano i fojfittati non di tutto tondo, ma fcbiaccia-
ti yeranoperófatti aftfla y & que uolti tranoportioni de circoliy noi chiamamo rimenati. Ma 
gli Egittij ufauan ancho efji fopra le colóme gli^rchitraui ,.ma fopra cjuelk, che erano difcojie 
dal párete uerfo la parte di dentro poneuanoia tramtura ychepajjam da gli ̂ rchitraui a i nmri 
d'intomo: fopra la trauatura i l tajjellopiano y & tauellato colpaumíento fi-operto yil qualpa 
uimento era dallo ¡patio delle colome al muro (fintomo intorno y & - fipoteua caminarui fopra al 
¿o fcoperto 'í Ma fopra l'^rchitraue ¿tpiombo delle colome di f&tto rft pmteua un'altro ordine 
di colóme fecondo la regola dettapiu uolte yóioé y-che Iccolbme [di fopra- erjzn la quarta parte 
delle col'onne difotto minori > & queíie colonnc haueuano ancho ejfe i loro ^Architrauicornici y 
e i Lacunari fecondo i Corinthify& tra le colóme di fopra erano le fineflre di modo yche una Sa 
la.Egittia haueua piu prejio dellaEafdica y che del Triclinio , Et¿¡t4Í due cofe douemo auuerlire y 
Urna come erano le Eafdiche come haueuano lefinejire. L'altra che quefio nome di Tricli
nio é ufato da Fitr. parlando delle Sale nonfa dijferenxa tra quelle ftawxe, che egli chiania* 
Oeci >,&quelle che fono Triclini nominate rpcró io direi y che Oecifono Triclini grandiy & Tri-
clini oeci pic.cioli:quelU apublichiyquefti apriuati edificiy& ordinartj dedicati.Hauendoci adunq; 
Vítr.cfylicato quefia diferen^eglípone una ufanea di-quclie falefatte aüa Greca, & benchcpa 
've.yche.le Corinthie ftano Greche3et che le Egittie ancho /¡ano flate úfate da Grech&l'una,&Val 
lm:maniera fia flata prefa da Italiani mientedimeno io ftimo y che qucfle f i l e , che egli nel prefen-
te. capo dice ejfer alia Greca ynon fujfero fíate prefe da Italiani y ma che folo in Grecia sufaffero-, 
'Quefte dice egli y che fi chiamauano C'iTtcene ycofidette da una térra de Milesij nella Troponti-
de . Erano pofie al Settentrione y riguardauano i carnpi le uerdure y haueuano le porte nel 
mexpy capiuano due Triclinij conquello y che gli fla intorno oppojiil'mo aWaltro, da i- letti de 
yqualifipoteuano uedere le uerdure per lefinejire. Le mifure di quefte fale fono hene da Fitr, 
dichiarite, ne' ci accade figura, perche dalle figure foprapofte 3 & dalle rególe tantefiate dic hi* 
rÁtJt unoftudiofo , & diligente ncpuo cauare la forma. » 
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<*/t che parte det cielo ogni m a n t e r a di edificio dette guardare 
acci o fia uñle, €f ¡ a n a . Cap. V I L 

Or noi dichiararemo con che proprictá Ic maaicrc de gli edifici a ll'ufo, & al
ie parti del cielo commodamente pofsino riguardarc. I Triclini del uernp, 
& i luoghi dé i bagni riguardinó quella parte , doue il Solé trammonta i l ucr-
no > perche bifogna ufare i l lume della fera, & anche per quefto, perche H So 

le cadendo ha lo fplcndore oppofto,?c rimettendo i l calore ncl tempo ueípertino íntepé di 
fcepiularegione d'intorno. lCubieul i ,& le Librerie deono efler poíle aU'Oriente, 
perche Tufo uuole i l lume mattutino, & ancho i libri non fi guaftano nelie librerie, perche 
in quelle, che fono ueríbil Meriggie , ouero a Ponente le carte fono guaftc da, i Tarli j^lc 
dall'humore, perche i uenti humidi foprauegnenti l i fannolgenerace , & gli; notrifconO'; 
& fpargendo gli fpiriti humidi per la muífa corrompeno i uoíumi. I Tridinij di priraaiie 
ra,&d'AutiinnoíidrizzanoaU'Oriente, percheTimpctodel Solé oppofto andando di 
lungo uerfo rOccidente fa quelle ítanze di lumi circondate piu températe in quel tempa, 
che ti fogliono adoperare. Ma quelli della ftate deono riguardare al Settentrione, perche 
quella parte, non come le altre, che nel íblftitio fi fimno per lo calore ardenti, per ef-; 
fer riuolta dal corfo del Solé, fempre é frefea , & nell'ufo porge fanitá, & pjacere. Et co-
fi que luoghi, doue i hannaa íalua-re feri tture 3 & tauole, o pitture, detti Pinacothcchi, 
oue fi fanno le coltre, o pmmacci cuciti con diuerfi colorí, & imbottiti , o doue dipi-
gne, bifogna che riguardinó ai Settentrione raGci©cheicolori di quelli per la fermezzas 
& egualitá de lumi (knoneíle opere impermutabili , 
' HaneuanagliMitichi molta auuerten%aal Decoro , del qnak faflato hauemo nel primo l i 
bro . Similmmte alla diftrihutione y cheJhrue all'ufo, perche Fitr. parla in ¿juefto luogo di quel-
lo, che ci accommoda, & parlera dic¡ueUo che fia bene r & che emuiene adiuerfigradi diper-
fone; Et imero, ( come io ho detto nelprincipio di quefto libro ) Fitr, ha mluto, che noi confi-
deriamo egualmente le cofe dette nelprimo nelle operepubliche , & nelk priuate rperche quelle 
crano indifferenti i communi > & applicabili come i ntmeri , & le figure a diuerfe materie, 
Quanto aduque appartiene alia diflributione,fi uede nel prefente capo , che egli tmtta a che parti 
del cielo > quahJtan^e douemo fabricare * s¡ perche ne habbiamo commodo, & utilita rsi per
che fianofane. Gliantichimangiauanofecondo iejiagioni in diuerfe flanee , nellafiate m Im-
ghiuoltial Settentrione, & che haueuano acque, & uerdure : l l uemo haueuano il fuoco, la 
fkcciata piu calda, imparando da gli ucceüi, che fecondo le flagioni uanno mutando i l luogo , & 
perche non folamente douemo hauer cura della commoditd delle perfone, ma anche della conferua 
tione delle robbe.perb molto bene douemo confiderare difar le fiante per faluarle robbe ytlche in 
queflo capo di Fitr. é molto bene conftderato, & ci lafeia da penfarepiu oltra fecondo Voccafio-
ne T imperoche egli non abbraccia ogni cofa y ma ci da tanto lume y che ci bajía y oltra che ne dirá, 
ancho dapoi. cifonoanchelecafe degliartefici , & demercantiyché uendeno cofe y che hamo 
bfognod'ejfer conferirte inpropij luoghi y fecondo le qualitá delle meref. Símilmente k nmni-
tíoni, i uiueri y le arrni ?•& luoghi daWogljo ydalle lañe , delle Jpecierie r & de i frutti hanno le 
loroproprietd da ejfer confiderate yperchepoi niente fia y cheguafii le robbe : ma quefie cofe non 
cadono in confideratione nelle cafe d¿ igrandi. Seguitaanchourtalh-a difiributione ycheparti-.-
eipa del Decoro i t&dic-e ,. 
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D e i propi Imghi degli edijici 1 &frmati, & commmi \ & 

delle maniere comementi ad ogni qmhta diferjone, 
Cap. V I I L 

Sfcndokftanzealle partí del cíelo a qucftc^inodo difpoftc, allhora bifogna 
auuertire, con che ragione a i padri di famiglia i propij luoghi i & in che mo 
do i communi con gli ftrani fi deono fabricare: perche in quefti che propi fo 
no, non é lecho i ne puo ognuno in esfi entrare le non é inuitato come fo

no iCubiculij iTriclini,iBagni,&:Iealtrcftan2e,chehanno rifteííeragionideU'ufo lo 
ro . Communi fono quelli, ne i quali ancho chi non c chiamato del popólo, ui puo en
trare . Quefti fono Tentrate, i Cort iü, i Periftili, & quelle parti, che poífono haucre Tufo 
ifteflb. A quelli adunque,! quali fono di forte commune,non fono neceíTaric l'entrate ma-
gnifichc3né i Tablin¡,nc gli Atrij , perche quefti preftano a gli altri quegli officíj cercando, 
che da gli altri fono cercati.Ma quclli,che feruono alia utilitá,& fwitti dell-i uilla, nelle én
trate delle loro cafe,deono hauere gli ftabulijáí tauerne, &nelle cafe l'arche, e i granai, le 
faluarobbe, & le difpenfe, che poífono piu prefto eífer per feruare i frutti, che a bellezza 
& ornamento.Cofi a publican¡,a banchieri)ouero cambiaron 11 fanno le cafe piu commo-
de,& piu belle,& piu ficure dalle iníidie.A gli huomini di palazzo,& a gli auuocati piu ele-
ganti, & piu fpatiofe, per poter riceuere,& admettere la moltitudine delle genti.A nobili, 
che ne i mag¡ftratiJ&: ne gli honori deono a cittadini non mancare d'officio,fi deue(fare le 
éntrate regali, e gli Atrij alti , & i portichi, o loggie amplisfime, & ^ l i fpatij da caminare 
piularghipcrfettiairornamento, edecoro. Oltradi cióle L¡breiie,le Cancellarie,le 
Baíiliche non disfimiglianti da quello, che ricerca la magnificenza delle opere publiche: 
perche nelle lor cafe IpcíTo fi fanno>& i configli publici, & i priuati>& i giudici arbitri, & 
compromefsi. Seadunquecon quefte ragioniadogni forte diperfone coíi farannogli 
edifieij difpofti, come del Decoro é ftato ícritto nel primo uolume , non fará coía degna 
di riprenfione, perche haueranno ad ogni cofa commode, & íenza menda le loro efplica 
t ioni . Etdiquellecofenonfoloci faranno , nellacittaleragioni, maanchonella uilla. 
Eccetto, che nella Cittá gli Atrij fono uicini alie porte, ma nella uilla, che quafi imitano 
Iecittadineíche,fubitoappreííblcporteíbnoi Periftili» dapoi gli At r i j , che hannoipor 
tjehi d'intorno con pauimenti, che riguardano ucrfo le palcílre , & i luoghi da pafleg-
giare.lohodeferittodiligentementeCcomehopropofto;infommale ragioni di farele 
fabriche cittadinefehe nella Cittá. 

Eftedita Ufarte, che apparteneua alia Diflributtone, Vitrumo nel prefente capo cidimofira 
quanto conuiene al Decoro, che altro non é , che un rijpetto alia dignitd , & alio ¡lato delle per 
Jone , Fatta adunqueladiflintione delle perfone bifogna a ciafunafecondo ilgrado fm fabricare» 
&ferb altro compartimento hauera la cafa d' un Signare, altro quella delnobile, altro quella 
delpopulo. Le parti delle cafe fimilmente,fíano ó commmi, 6 propie, deono riguardare alia 
qualitd delle pafone.Ffauano anticamente queüiyche con maggioreJplendide^a uoleuanofahri 
care lafeiar dinan^ alie porte un luogo uacuo , che non era parte della cafa, ma bene conduceua 
alia cafa, doueflauano i Clienti, & quelli, che ueniuano per falutar igrandi, fin che erano ad-
mesfi, &• fi poteua diré, che né erano in cafa, néfuori di cafa. Queftoluogo era detto Fefiibulo, 
& era di gran dignitd & adomato di loggie,&dijpatij. La fuá honeftd era la ma, l ufo, i l poter 
Wmmodamente ajpettare, ilplaceré y perche iui igiouani ajpettando i principali sejfercitauano 
alia palla, alie lotti, a faltare, (jr in altri ejfercitij giouanili. Eranui le porte yprima le commnniy 
& quefia di ragionc era una fola Jplendida, e ricca, & adorna mirabilmentc, & poi altreparti-
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folari > come mella, cheferu'ma al condurrele robbe in cafa, <¿r (judia dclpatronefecretarptr 
la quale evlifenxa effer ueduto foteua ufcire. Et pero dice Horario. ̂ ítria feruantem poflieO 
faUe clientem . eraui lentrata, l 'Mr io , i l Tablino, ü Terijiilio per ordine. Le ¡cale fecondo la 
dimita & forma loro bellijjime, commodijfime, e lucide, metteuano capo in ampie, & jpaciofe 
file y che feopriuano i l mare > igiardini, ¿r le uerdure, &fono ejfe a pié piano erano molte log 
gie,&luoghi da audien%e di modo, che niente fipoteua deftderare . Lafcio fiare la magnificen-
%a, che ufauano in ogni altra fianza, ne i domitor 'h ne i cenacolifecondo leflagioni, nelle came 
re, ne i hagni, che farebbe cofa lunga a narrare. Haueuano riguardo ad accommodar iforeftie 
r i . I grandi admque haueuano fecondo le lor qualitagli edificij, i mediocri,; mercanti, gU ar-
tefici erano accommodati. Le bottghe ejfer doueuanofopraftrade correntiin belle uifie, le mer~ 
ci in moftra, & imitauanogli huomini a comprare. Ecco admque quanto chiaramente Fitr .f i 
lafciaintendere per quello t che egli ha dettonel primo libro al fecondo capOyquando egli dice i 
parlando del Decoro, beatis, &delicatis. qui dice forenfibus autem>& difertis. & la doue 
egli dice potentes, qui dice nobilibus, qui honores ,magifiratusque gerendo, &c* Gli ^ítrij 
in Filia non erano alia prima entrata, ma dopo iperiftili, & haueuano iportichi dHntorno con 
hei pauimenti }&cofiJi uede, che ancho ¿intorno gli M r y erano iportichi. Et qui fia fine del-
le cafepriuatefatte neüa Cittd . 

Delle ragioni de iruflicali edificio & dtftintiom di molte par
tí di que lie. Cap, I X , 

Oradiro de ruílícali cdifici>come poflono effer commodi aH'ufa, Se con 
che ragioni fi deono fare. prima fi deae guardare alia íalubritá dello aere, co 
me s'é detto nel primo libro di porre le Cittá. Le grandezze loro fecondo 
la mifura delle poffefsioni, & le copie de i frutti fieno compárate; I cortili > 

& le grandezze loro al numero dellepecore 3 & coli quanti para di buoi fará neceífario 
che ui ñiano bifogherá determinare, Nel cortile la cucina in luogo caldifsimo fia pe
ña , & habbia congiunte le ftalle de i buoi, le prefepi de i quali riguardino ueríb i l fuocos 
& rOr¡ente,perchc i buoi guardando i l fuoco, & il lume non íi fanno ombroíi,& t imidi , 
& coíi gli agricoltori periti delle regioni, non penfano che bifogni, che i buói riguardi
no altra parte del cielo, fe non i l nafeimento del Solé. Le larghezze de i bouili non deo
no eííer meno di piedi dieci, né piu di quindici. La lunghezza in modo, che ciafeuno 
par di buoi non oceupi piu di fette piedi. I Lauatoi llano congiunti alia cucina, perche 
a quefto modo non fará lontana la amminiftratione della ruftica lauatione. I I Torchio 
dell'oglio fia profsimo alia cucina, perche cofi a frutti olean fará commodo, Et habbia 
congiunta la cantina , i lumi dclla quale fi torranno dal Settentrione, percioche hauendo 
gli da altra parte, doue il Solé poífa fcaldare, i l uino, che ui fara dentro, confufo, & mef 
colato dal calore fi fará debile, & men gagliardo, I luoghi dall'oglio fi deono porre in 
modo, che habbiano i l lume dal mezodi, & dalle parti calde, percioche l'oglio non fi de 
ueaggiacciarerma per la tepiditá del calore aífottigliarfi. Le grandezze di que luoghi 
deono elfcr fatte fecondo la ragione de i frutti: & i l numero de i uafi, i quali eífendo di 
mifura di uenti anfore, deono per mezo oceupare quattro piedi. Ma i l torchio fe non é 
ftretto con le ui t i , ma con le ftanghe, & col prclo,e le traui, che premeno, non fia men 
Jungo di quaranta piedi, & cofi fará a quelli, che lo uoltano lo fpatio efpedito, la larghez 
za fuá non fia meno di piedi fedici, perche cofi compiutamente fi potra da quelli, che fan
no l'oglio uoltare, Ma fe egli fará luogo per due preli, o calcatoi fi diano uentiquattm 
piedi per la lunghezza, Gli oui l i , & le ftalle per le capre fi d^ono fare cofi gramü, che 
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tiaícunapccoranontncno di quattro piedle mezo,non piu difci poíía oceupare di lun-
chezza.'i GranaialzatialScttcntrione,&aU,Aquilone;perchea quefto modo i grani 
non potranno cofi preño rifcaldarff ,ma daluento caftrcddati Iiingamcntefi confenuran-
no,perche raltrepartigenerano le pauigliole,& altre bcftiuolette, che íono di nocu-
mento a i grani ̂  Le ílallede caualli fi porranno ínJuoghí-.caldifsimi > pur che nonguardi-
no al foco, perche quando i giumenti íono appreíío al foco, fi fanno horridi. Ec ancho 
non fono inutililetezze di buoi, o prefepi, che fi dichino, che fi mettono okra la cucina 
aíia feoperta uerfo Leuante, perche quandojainuernata al Ciclo fereno fonoin qiieilc con 
t l o t t i , la mattina i buoi pafccndofi diuentano piu grafsi. I Granari, i Fenili, i luogh^ da 
riporre i farri, i piftrini; fi deono farc okra la cafa di uilla, accioche le cafe fiano piu ficu-
re dal foco. Ma fe nelle fabriche di uilla íi uorráfare alcuna cofa piu delicata, dalle mifu-
re delle cafedeilaCittáfoprafcrittefifabricheráin modo,che fenza impedimento dclla 
utilitá rufticale fia edificata, Bifogna hauer cura, che tutti gli edifici fiano luminofi . A 
^uelli di uilla , perche non hanno pareti de i uicini, che gli impedifea, fácilmente fi proue 
<ie. Ma nelle Cit tá, o leakezze de i pareti publichi, o le ílrettezze del luogo con i loro 
impedimenti fanno le ftanze ofeure . Et pero di quefto cofijfí dcue far eíperienza . Da 
quella parte, che fi prende i l lume, fia tirata unalinca,o filo dajl'altezza del párete, che 
par'oftare a quel luogo , dentro il quale bifogna poner il lume, & fe da eífa linea, quando 
fi guarderá in alto fi potra uedere lo ampio fpatio del puro ciclo, in quel luogo fara i l lu
me fenza impedimento, ma fe egli impediranno, o traui, o fogliari, o palchi, aprifi dalla 
parte di fopra, & cofiui fi metra il lume. Et in íbmma npi douemo gouernarci in quefto 
modo, che da qualunque parte fi puo uedere i l lume del cielo, per quelle fi deono íafeia-
rc i ItioghiaHeiineftrc . Et cofi gli edifici faranno lucidi . MaTuío de i lumi grandifsi-
moneiTr ic l imi ,&negl i altri conclaui, come ne gli anditi,nelle difcefe,nelle fcale, 
perche in quefti luoghi Ipeílbs'incontrano le perfone, che portano pefi addoflo. lo ho 
cfplicato quantohopotutolediftributioni delle opere fatte al noftro modo, accioche 
oicure non fiano a chi fabrica. 
. Kl̂ onha mimo Vitr. lafeiar adietro la confiderapione delh uilla, & ddle fnbrichejattefuo-
» ddla Cittá, imperoche non meno era necejjarig queflo trattamento , che quello delle altre fu-
briche. Da Columella, Varrone, Catone, & T.allaáiofipuo trarre copiofamente queüo, che 
¿ppartiene alia uilla, & perche quelli autori ajjai difiinti,et copiofifono: io non uogli o a pompa 
citare i luoghi loro :ajfaimijard dimoflrare in Fitr. i precetti del quale fono jlati da alcuni di 
queüi benijjimo ojjcruati. Le fabriche di FJUa.ejJer deono in luoghi fani y fono piu libere, che 
quelle delta Cittá , & molte commoditá fi deue hauere in quelle , & molte dalla natura cercar
ne . Hanno piu, &meno ñan^e, fecondo i l grado de gli huomini tanto per gli familiari yquan-
to per liforeftieri. i l mediocre, & baffo fi deue sforzare d'hauer in uilla buona flanea, accio la 
moglie ftia piu uolentieri agouernar le robbe y & atienda piu aWutile, che al placeré. j í l con
trario i ricchi, etgrandi huomini habbiano dinan^i le fian xe loro gli jpatij da correré., & tornea
re le belle uerdure > fiano difefe da uapori ida. uenti, da monti, che impedifeeno non habbian Je 
fiaUeiriéilctarniuicinii&fiailtuttofabricatocondignitá. Le fiante del lauoratore,o del 
Caftaldo fiano partite per le cofe, per gli huomini , per gli anima.li, per ¿ i firumenti. 
fia al Sóle ,apcrta, larga, battuta alquanto-colma neimexo, uicina al coperto. l l ^aftaldo 
dorma apprejjo laportamaefira, iUuoratorinei luoghi, chcfianopnmtiagli ufficij loro . L i 
cucina fi i ampia, chiara, ficura dalfuoco : lefaluarobbv commodc :gli animali da lauoro, co
me fono buoi y & caualli, fiano in luoghi accommodati con le ragioni].che dice Fitr, Símilmente 
gli ammaliichefriittano come fono armenú di TorchTccorcyTollami^^ccdli^efci, Colomb.',Le-
pri->&altnfimili animaliytutti deono fecondo le qualitá,c nature loro cjjer accvLmodati> & tefier 
uan^e diqueftecofe molto btnefi fanno am-xrtaido á quelUhchcfifa m'd u:rjí paefi; &poulaoui 
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eura-)& induflria. llgrano-)& ogni f e m é marcifceper Chumidojmpallidifce perlo caídot ammaf 
fatoft ri¡irin%ei&fobboglice pertoccarla calce fi gmña,&pero f u i fopra tauolatOyb incauafo 
tra la nuda térra, uerfo Borea, e Tramontana. Le poma fi conjhruano in luogofi-eddo > in cdf-
fe di legno rinchiufe . La Cantina fott erra, rinchiufa, lomaría dal mexo di y & d a i uenti Meri 
dionali, & dallo ftrepito, hdbbia i l lume da leuantey ouero da Borea: ognihumore, unpore, & 

^gricoltori fiu 
to i l coperto al mexgdi uerfo la cucina, M Torchio diafifldn^ capace , & conueniente, oue 
fi ripongono i uafi > kfuniyi cefti. Sopra te traui del coperto fipongono i craticiy lepertiche, lo 
firame, ilcanapo. I buoi mangino al bajfo,a Caualliprendam lofirame difopra, perche alan
do la tefia l'afc iugano , perche hanno la tefia húmida, pero dinan%ila mangiatora non fia Upare-
te húmido. La Lunagliguajlagli occhi . La Muía impaga in luogo caldo > bajjo, c> ofaro. 
Le mifure delleflalle da buoi, & da pecore fono pofte da Fitr. l l Torchio antico forje haueua. 
áltra maniera di quello i ch e ufamo nota quejii témpi. Tcfii iprecet t i di tutte queüe cofe, che 
alia mlla fono piu riecejfarieparla Fitr.de i lumh& delle fineflre. Le quali in uiüa fono men impe 
dite, ma neüa Cittapojfbno hauere molti contraria i quali fi troua rimedio ogni mita , cheficon 
fidera hffetto del lume, & il cadimento , & doue uegna, perche é chiaro j chedoue nonpuo ca 
dere i l lume, egli non fi puo hauere . Le groffe^e de i pareti fpeffo Impedifcono, pero alcuni 
hamo tagliato i l muro doue hanno a fiare le fineflre, cominciando dalla fuperficie di fuori, & 
Uenendo per lagroffexja del 'muro alla fuperficie didentro con un tagliopendente: &forfe Fitr, 
non é lontano da quefta opinione. La doue adunqueper dritta linea fi puo tirare un filo alio fco-
perto , fenxa dub bio fipm hauere i l lume : & quando queflo da i lati de i pareti non fi poffafa* 
re, bifognaaprír difbpra. ^luuertiamoadunqueinquefia materia aiprecettidi Fitr, eleg-
gendo prima i l luogo fano, perche la douefi mol far contó con V inferno, non folamente Fen 
trata, ma la uita é dubbiofa, an^i la morte ¿piu certa, che'lguadagno : dapoi con buon coitfiglh 
douemo farle fabriche tantograndi? quanto ricercd lapojjeffiione, l'entrata, &lacopiade i 
fí-utti. Qmnto alia pojjeffione ejfer deue i l modo, & lamifura,- che é ottima in tutte le cofe, & 
fi deue femar quel precetto che dice, i l campo douer efjerpm debile, che t^ígricoltore: perche 
fe bifognafofienerlo, curarlo, quando l'^ígricoltore non puo tanto, é jieceffario , che l cam
po patifca, &perb men rende Jpeffb una gran pojfefjione poco, che mapicciola molto coltiuata , 
Si che douemo tanto tenere, quanto potemo mantenere, accioche compramo i campiper goderli 
noi, & non per torgli a i a l t r i , o per aggrauarci troppo, perche nientegiouail uoler pofjedere > 
&nonpoter lauorare, Quanto alie fabriche fimilmente douemo fchiuare di non incorrere nel 
mtio di Lucuüo, & di Sceuola, de quali uno edifico in uiüa molto piu riccamsnte di quello, che 
ñchedeuano le poffcffioni. L'altro mancó de gran longa, ^Wuno di troppo fyefa, all'alltrodi 
nonpoco danno fu cagione. Queflo errore comincia a moltiplicare a i di mfiriper la fuperhia 
degli huomini. Le fabriche che non fono bajianti, fanao, che ifrMti figuajlino per la flret-
m$a del luogo, Deuefi adunque fabricare in modo, che né la fabrica defiden i l fondo, non i l 
fondo ricerchi la fabrica, llfefio capo di Columeüa, é alpropofito di quefio capo :\il torchio, 
lara cmfegna Catone &TalUdio. 
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Delle dijpopioni degli edificij, & deüe parti loro fecon-
do i Cjreciy & de i nomt differenti^ moho da i co-

fiumi d'Italia lontani • Cap, X . 

Erche í 6reci non ufano gli Atrij nelle éntrate, pero a noílro modo non fon 
foliti di fabricare,ma entrando dalla porta fanno gli anditi non molto larghi,, 
& daU'una parte le ftaüe de i caualli, & daU'altra le ftanze de i portinari, & 
fubito fonfinite l'entrate interiori: & quefto luogotra due porte éde t to , 

Thirorio, cioé Portorio > o Pórtale: dapoi é lo ingreflb nel Periftilio, ilquale ha i l pór
tico da tre parti, & in quella parte, che riguarda al Meriggie, hanno due pilaft rate, o an
te tra fe per molto fpacio difeofte, fopra lequali s'impongono le traui; & quanta diftanza 
é tra le dette ante , tanto di quella toltane uia la terza parte, íí da alio fpacio interiore. 
Quefto luogo da alcuni proftás, da altri paraftas é nominato. In que luoghi di dentro fj 
fanno le ftanze grandi, nelle quali le madri di famiglia con i lanifici fiedono. Inquelli 
anditi dalla deftra, & dalla finiftra ui fono i cubiculi, de i quali uno ú detto Thalamo, l'al-
tro Antitbalamo : ma d'intorno a i portichi fono i triclini ordinari, & i cubiculi anchora, 
& le ftanze per la famiglia, & quefta parte é detta Gineconíti, cioé Stanza delle donne. 
A quefte fi congiugnono le cafe piu ampie, che hanno i PeriftiU, 6 colonnati pin ampi 
ne i quali fon quattro portichi di pari altezza, ouero quello, che riguarda al meriggie, é 
fatto di piu alte colonne, & quel colonnato d'intorno, che hale colonne, & i l pórtico 
piu alto fi chiama Rhodiaco . Quelle cafe hanno i ueftibuli magnifichi, & le porte pro-
pie con grandezza, & i portichi de i periftili ornatifsimamente foffittati, intonicati , & h -
uorati di ftucchi ; & ne i portichi, che riguardano al fettentrione hanno i Triclini , i Cizi-
cenije cancellariejma uerfo i l Leñante hanno le Librerie,uerfo Ponente le Eífedre, & uer-
fo i l mezo di le Sale cofi grandi,che fácilmente pofti ín quelli, & acconci,quattro Triclini, 
i l luogo é fpaciofo ancho per uedere far le fefte, & per lo feruitio,&' amminiftratione. In 
quefte Sale fi fanno i conuiti de gli huomini. Perche fecondo i coftumi de Greci le matro-
ne non fedeuano a menfa. Quefti Periftili,© Golonnati fi chiamauano Andronitide.Perche 
in quelli ftauano gli huomini fcnzaeíTcr difturbati dalle donne. Oltra di quefto dalla de
ftra , & dalla finiftra erano alcune cafette,che haueuanoportepropie ,Tr ic l in i ,&cubi-
biculi commodi, acciochei foreftierinon ne i Periftili, raainquelie forefterie allog-
giaftero. Perche effendo ftati i Greci piu dilicati, & do i beni di Fortuna piu accommo-
dati, a foreftieri, che ueniuanoapparechiauano i Tr ic l in i , ! Cubiculi, & le faluarobbe& 
difpenfc, &J1 primo giorno gli inuitauano a cena; II fecondo gli mandauano pollame, 
uuoua, herbé, poma, & altre cofe di uilla, & pero i Pittori imitando con le Pitture le co -
fe mándate a gli hofpi ti chiamauano quelle Xenia. Cofi non pareua}che i padri di fami
glia nelfalbergo fuflero foreftieri,hauendo in tali alloggiamcmi una liberta fecrcta. Tra, 
quefti Periftili, & alberghi erano gli anditi detti, mefaule, perche erano di mezo tra due 
aule, ma i nortri chiamano quelle Androne . Ma quefto é mirabile, perche quefto ne a 
Greci, né a noftri puo conuenire; perche i Greci chiamano Androne le ftanze,doue man« 
giano gli huomini; perche iui non ftanno le donne. Et cofi anchora fono altre cofe fi-
miglíanti, come i l Xifto,ilProthiro,iTelamoni,&altre parti di quefta maniera. X i -
fto fecondo Greci, é un pórtico di ampia larghezza, doue il uerno s'clícrcitauano gli A -
thleti.Ma i noftri chiamano Xifti i luoghi feoperti da caminare, che i Greci chiamano 
Peridromide. AppreíTo Greci Prothiri fpno i ueftibuli inanzi le porte, ma noi chiamamo 
Prothin quelli, che i Greci chiamano Diathiri. Anchora fe alcune figure uirili íoften-

tano 
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taño imutulí>olé corone, ínoftrichiamano Telamoni,ma pefche cofile chiamino, 
c^li non fi troua fcritto nellc hiftorie; i Greci 1c chiamano Atlanti , perche nella hiftoria 
Atlante é formato a foftencre i l mondo: perche coftui primo fu i che con prontezza d'a-
nimohcbbe curadilafciareagli huominiilcorfo del Solé i&deila Luna,i nafeimenti» 
& «rli occaft di tutte le ftelle, & le ragioni del girar del mondo, & per cjuefto da Pittori, 
g^íiatuarie formato per quello beneficio foftencre il mondo, & le fue figliuole Atlanti-
de t che noi chiamiamo Virgilie, & i Greci Pleiade con le ftelle nel Cielo íbno confecra-
te. Né ío ho propofte tali cofe, perche íi muti la ufanza de i uocaboli, & del parlare; m* 
perche non íiano afeofe, a chi ne uuole faper la ragione. lo ho efpofto con che ragione íi 
fanno le fabriche d*Italia, & di Grecia; & ho fcritto delle mifure, & delie proportioni di 
ciafeuna maniera. Adunque perche della Bellezza, & del Decoro,é ftato fcritto di íbpra, 
hora fi dirá della fermezza, in che modo poíía durare fenza difetto alia uecchiaia • 

Tareua a, Vitr,chel'huomo faclimente fipotejft ingannareleggendo, o udendoinomi Greci, 
& i nomi Latini delle parti deüe fabriche ¡perche tra queüi id é non foca differenxa :peró per ri~ 
mediare a quefto difordine, egli ha uoluto in quefto luogo ragionare delle parti de gli edifici de i 
Orech&ejponere i loro uocaboli molto differenti dalle ufanee Italiane. £í pero dice s che t Greci 
•non ufanogliMrij. Credo ioperche non haueuaho queüa úccaftone,che haueuano l{omani del
la grandex^a: Benche ancho queüi non erano fen%a, perche faceuano le fiante deüe dome beüe, 
' & feparate da quelle de gli huomini. Iŝ on ufando adunque gli ^ítr i j , che apprejfo Hpm, erano ap 
prefj'o le porte: Súbito che egli s'entraua in cafa era una entrata coperta non molto larga, che 
da ma parte haueua i luoghi de i cauaüi, & daWaltra le flanee de portinari, & in fronte u'era 
nnaltra porta > & quel luogo che era tra unaporta, & taltra ft chiamaua Thirorio, cofi detto 
quaftfyacio tra le porte, &quejlo erain luogo di ̂ Atrio, o di Fefiibulo : per la porta di dentro 
entrauano in un bel Teriftilio, o colonnato, ilqualehaueua le colóme da tre latheioé dal lato del-
• la porta > & daüa deftra, & daüa finifira, ma neüa fronte a dirimpetto deüa porta, che guar-
dauaalmeriggieerauna apritura ampliffima ,fopra glianguli della quale erano dri^ate due 
gran pilafirate, che fojlentauano un iraue maeñro : fotto quefta apritura, era uno f¡>acio co
perta lungo un ter^o meno deWapritura,ma nel párete oppoftoy&da i lati erano le porte delle fa~ 
le grandi , doue ftauano le matrone a lauorare, & dalia defira, & daüa fmiflra di quejie apri-
ture eran poftu cubiculi > cioé camere, & anticamere,o caminiychefi chiamino al modo no-
ftro i ma d'intorno iportichi era queüo, che dice Fit . chiaramenté, i cubiculi, / tineUi, le Jian-
te de fnmigliari. Et que fia parte é queüa > che appartiene aüe dome. i l reflo éde i compartí-
menú delle jian%e de gli huomini: i l che é ancho manifeflo in yit.Seguita poi a dichiarire le dif-
féreme tialcuni uocaboli ufati da Greci •>& prefi in altra ftgnificatione da Latini, &dona U 
fuá parte aWufo, apprefjo i l quale é la for^a, & la norma del parlare: néconuiene ad huomo 
faldo contender de nomt la , doue s'intende la cofa. T^oi ne nojtri commentari Latinipiu ampia 
mente ragionamo di quefti nomijconuenienti a Latiniiperche hora cipuo bafiare hauerli nel tra -
feorfo deüa interpretatione accennati. l{efta m i , che io dica alema cofa del modo, che ufauano 
gli antichiper ifcaldarfi .loho hauuto in quejta materia due cofe, prima í^írchitetto, che fea 
i l Talazzo d'Frbino lafeia fcritto > che la ragione, perche non hauemogli effempi de i camini de 
gli antichi, ¿perche i camini Jiauano neüa fuprema parte deüa cafa, la qual era la prima a ro-
uinare,peró nonfihaueftigiode camini, fe non in pochi luoghi apena conofeiuti: poi , ne dd 
la forma doue fi trouano. Ve é uno apprejfo Ver ugia fopra i l pianeüo in uno antic o edificio , 
che haueua certi me^i circoli, fopra i qualift fedeua, & nel me%o ma hoce a tonda d'onde ufciua 
ilfumo ,era in mito circondato da muri, largo fei piedi, lungo otto come la figura, , tultimo 
é'a Baie apprejfo lapifeina di Tslerone,che era in quadro di larghe^a dipiedi 19 .per ognifaccia, 
nel cuimexo erano quattro colóme con lo ̂ Architraue, fopra i l quale erano le uolte d'aitetta di 
piedi,\o, órnate di belle figure di Jlucco, nel mexp era come una cuppolettapiramidale con un 
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buco in cima, di doue ufciua Hfít 
mo. Símilmente nonmoltolon^ 
taño da Ciuita uecchia ne é una 
qmfi deüaiflejfa grande% â,che 
ida gli mguli ufciuano quatro 
modioni, fopra i quali ft pofa-
uano quattro ^Architraui, fo~ 
pra i quali era la Viramidedel 
camino, d'onde ufciua ilfumo y 
& nel párete per ogni faccia 
eran duepicciole fineflre 5 con un. 
hemiciclo in mexo doue poteua 
fiare qualche figura: erano que-
gli hemicicli alti dal pauimento 
piedi quattro * 

jCaltra cofa éi chi mi pare 
ancho , che fia flato ritrouato 
m'altro modo, con i l quale g l i 
antichirifcaldauanole loro flan 

£ queflo. FaceuanoneU 
la grojfezga del muro alcme 
cannc y o trombe, per le quali i l 
calore del foco , che era fotto 
quelle flanee faliua, & ufciua 
fitoripercertijpiraglijobocche 
fatte nelle fommita di, quelle can 
ne x & quelle bocche fipoteua-
no, otturare, accioche fipoteffe 
piHy&meno fcaláare le f ian^ 
& darlepiu meno del.uapo-
re. con quefla ragione uogliono 
alcuniyche fi.poffa-dalle partí 
inferiori delle cafe raccogliere i l 
uento i jSr/o falire da Imghi 
fotterraneiper le carne aüe habí 
tationi della flate : & neüe no~ 
fire partí ft trouano alcunefhr 
briche apprejfo monti \ da i qua
l i per luoghi rinchmfi uenendo 
gli fpíríti de i uenti & aprendo-
ftpiu, & meno alcune pon elle y 
eglifija le fiante frefce di modoy 
che la flate cífijaunfrefco mira 
bile, Ma io non configlierei un 
mío amico , che ejjendo caldo 
egli entrajje in luoghi fimili. 
M i parehauer letto 3< chegli 
antichi ¡pendejfero ajjaiin cer~ 
te conche dimetaUo lauorate 
nelle quali fi fmuano portare 

i l 
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// foco mlendofi fcddare: & io non duhito, che non/d accenicffero dclk cofe odoratc, & che 
nonufatfcro de carboni, che non nuoccjftro. nofin giorni émanifcfloqiicÜoJjiíja, & comv 
ndla proJfeXZ? & * Wr* fi famo * caminiy i quaü ufcendo con le lor ¿mne fmri dd tet-
to portano i l fumo nello jpatio daWaere.doue egli.fi deue m í e aire , chél fnrm pofí'a jen-
•Za ifnpedimento de i contrari ucmi ufcir fym Libcrdmemc*&. non t.oma're a dwm d~ 
Pingmr perche le flanee fi empirebbeno di fimo > delche nima cofa é pht riociua a gli oc-
chi i doue é andato in prouerbio. llfumo > & la mala doma caccia l 'hmm dj c xfa. lo mi vften, 
derei in difcriuereparticolarmente molte cofe, le mifure, & i modi ¿me qudi non fono pofti da 
yitr.mafapendo che preño ueniráin luce un libro deüe cafe priuate ycqmpoflo, dfegnato 
dal Talladio, & hauendo ueduto, che in quello non ftpm dtfiderare alcuna cofa * non* ho mil i 
to pigliare lajutica d'altriper mia, Fero éyche¡iampato i l fúo libro, & douendo io riftampare 
dinuouo ilFitrmioymiiforxerb racfogtiere brenemente iprccetti diqueílo1, accioche pin util
mente pofiinel mió Libro jl'huomo nonhabbiafatica di cercarlialtroue3 & fappia da cuitogli 
bauerbpighati. luifí uedera unapratica mirabile del fabricare^ gli fyaragni, & gli auantag-
gi y & ¡i cominciera dal principio de ifondamenti infino al tetto, quanti, & quali deono effere i 
pex^i deüepietre, che uanno in opera, si neüe Bafe y come ne i Capiteíli y & altri membri y che 
uiuanno fopra: ci faranno le mifure deüe fineflreyi difegni de i cammiy imadi di adornar le cafe 
di dentro , i legamenti de i legnami, i compartimenti deüe fcale d'ogni maniera « 4 cauamento de 
ipO'Xgiy & deüe chiauichey (¿rd'altrilmghiper le immonditiey le commoditdy che uogliono 
bauer le cafe y le qualitd di tutttíeparti y come fono Cantine y Maga-^ini y Diffienfey Cuciney& fi 
nahnente tutto queüo y che alia fabrica depriuatitdificipuo appartenere, con le piante, gli inpié, 
profiliditutte le cafe, &pa la^yche egliha ordinatia diutrfinobiliycon taggmnta dideu-
ni beüi edifici antichi ottimamente difegnati. Teril che ifrñimo, che a póco apMo Bjfrchket-
tura aggrandita, & abbellita fi lafeierd uedere neWantica forma y .& bcliex^a fua y dom mnac' 
moratigli huominideüa uenufidfuá y penferanmmolto bene prima, che comincino* a fabricarey • 
<¿r quelto». che par loro beüo, non conofeendo piu oltre ,, col tempo gli uemrd in odio y & cono-
fcendo gli erroripaffati > hiafmeranno i l nonuoler hauer credutv achigli diceua Huero. Zt. fe 
io poffo pregare, p r e g 0 y & ripreg& jfrecialmentt qneüi deíla patria mia y che f i ricordino y che non 
mancando loro le ricche'zge y & ilpoter jare cofe homrdte y uoglino ancho prouedere y che non 
fidefideri in effi l'ingegno y & i l fapere. i l che furanno, quando fi perfuaderamo di non ¡apere 
quellby che ueramenté non fanno y népoffono fiapere fen^a pratica y (¿rfatica fcien%a. Et fe 
gli pare che lufan%a deüe loro fabrichegli debbia cjfermaeftra, s'mganmno grandemente y per
che in fatti y é troppo uitiofa, & mala ufanea: & fepme uogliono conceder aWnfo alcuna co-
fayilche anchioconcedo,digratiafianocontentidi lafeiarmoderare qucíl'ufoydachi fe nein-
tende j perche moho bene con pratica y & ragione fi pmac conciare una cofa y£ temperarla- in 
modo yche leuatole i l male > eüa firiduca ad una forma ragioneuole y.e tolerahile ycon auantag-
gio deü'ufo y deíla commoditd & deíla bellexga: fe una cofa bülonga e capace di dugento per-
fonefgarbatamente, uoglino lafeiar y che fotto miglior figura fifkccia loiftejfo effetto : & fe uo
gliono un determinato numero difineflre in una flanea ,fiano contenti di lafciarleporre al fuo luo 
goy con gli ordini delTarte, perche importa molto aüa belleza, •& non uiene impedito Víffo di 
jueíle, Etfe io potro por le lontane da gli angoli, non faro, egli meglio>cheporle fopragli angoli,. 
& indebolire la cafalDeue i l padre di famiglia , conofeendo queílogli fit bifógno.y diré iouoglio 
tante fiante ye tante habitationi y^uefleper me, -^r per la mogUey quelle per ü figliuoliy quefte 
diré per Ufcrui^ueíValtreperla commoditd:&poi lafeiar alio ̂ írchitetto, che egh lecompar- • 
tifcay & ponga al luogofuo, fecondo l'ordine, difpofitione, & mifura, che fi conuienefaranno le' 
ifleffe, fecondo i l uoler delpadrohe, ma dijpofle ordinatamente fecondo i precetti deWarte, • 
quando egli fi uedera y che riefcinoyuenird una certa concorren%a tragli huommi di jar bene. 
con biafmo deüe loro male y ¿ r inuecchiate úfame, & conofeeranno y ¿he non fi,nafce jírchitet~ 
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tt>,ma, chebifognaimparare> &conofi:ere ,&reggerficonragione, dallaqualechimque fl~ 
ianáofi deüo ingegnofuotftfarte > non conofce mai il bello delle cofe, an îfiima il bruno bello, 
M canino buono > & il mal fatto ordinato, & regolato. Foglio ancho efortare gli ̂ Architetti, 
Cjr Troti, che non uoglino applaudere, & ajjentire a padroni; ^An^i, che gli di chino il uero , 
¿rgliconfiglio bene, & amoreuolmente > & chepenfmo beneprima, che gli facciano ¡penderé i 
dinarit comealtroue sé detto ,perchecofi facendo * ñeramente meriteramolaude >&nom€ 
cormeniente alia loro profeffione, 

Del/a ferme%%a&' delle fondamenta delle faíri-
rhe C¿tt) Y í 

Efabrichejchclbnoapiépiano.fefarannofattealmodo efpofto da noi nc 
gliantcdettilibri,quandoragionato hauemo delle mura dellacitta,&: del 
Theatro, fenza dubbio dureraano eternamente: ma fe uorremo fotterra, & 
in uolti fabricare, douemo fare le fondamenta di quelle fabriche piu grofle 

di quello, che c fopra terraj &c i pareti di quelli edificij, che ui rtan fopra, i pilaftri $ & 1c 
colonne íiano coilocate al mezo a piombo di quelle di fotto , perche ripofino ful uiuo , & 
tiípondino al fodo; perche fei carichi de i pareti, & delle colonne faranno pofti in pen
dente , non potranno hauer continua fermezza. 

Eglift trouatrale ruinedcgliantichiedificijmoltilmghifotterraneifatti a uolti conmara-
wgliofolauorOy& diineftímabilegraMe'Xga >pcro ftpmdeftderare difapere il modo di fonda 
re que luoghi,&di uoltarliy&difarli in modo, che foftentino i carichi grandi delle fabriche 
grandi, che gli fiannofopra, TeroFitr. accioche anche in quejia parte noi non de/ideriamo al-
cuna cofa, tratta delle fondationi delle fabriche. eír perche ha trattato nel primo, & nel ter-
Xo i & nel quinto libro delfondare in que luoghi,doue le fabriche uanno a pié piano, egliftpaf-
fa leggiermente in queftoluogolaragionedique fondamenti, riportadofi agli aüegati luoghi, 
Hora piu copiofamente egli cinfegna il modo di fondareper le fabriche fotterra, & ci da molti 
précetti. tuno é che le fondamenta di quefli edifici effer deono piugrojfe di quel, che fono lefabn 
che di fopra; Valtro che non douemo fopr aporre né pilajiro, né coloma, che non cada a piombo 
fopra muri, pilaftri, o colonne di fotto > si perche egli é errore anón fitre, che le cofe di fopra naf 
chino dal difotto, sPperchc porta pericolo diprefta ruina, quando un muro di fopra attrauerfa una 
fianza , &nonhabbiailpiede di fotto, che nafca dal piano. Di quefli errori & danni molti ne 
fononella cittdnoftra ,nellaquale ame pare chegli huomini per hora deono piu preflo ejferau-
uertiti, che non incorrino negli errori, che ammaejirati, che facciano beüi, & ragioneuoli edi 
fici: benche effer nonpuo, che non fubrichino fen â errore, quando nonfabricheranno co ragio 
ne. ma feguitiamogli altriprecetti di Fitr, il qual dice, che fe uorremo afticurarci, la douefono 
f'ygli, limitar i , & che da i lati habbiano erte ,pilafiri, & fimil cofe, bifognera, cheuifottome 
tiartio alcuni rilafci,fopra iquali da i capift pofano i limitarhet lo ¡pacto di fotto i limitari é noto, 
& non tocca da aicunaparte, cioé il limitare non pofa fopra alema cofa, perche ft jpê êrebbe, 
& percio dice che abbracciano tutto lo ¡pació, 

Oltra di quefto fe tra i fogliari lun^o i pilaftri, e le ante íaranno fottopofti i rilafci, che 
poftes derti fono, non haueranno diíetto : perche i limitari, & le traui clíendo dalle fabri
che cageate nel mezo fpaccate rompeno fotto le piane le ftrutturc, o congiunture. Ma 
quando ci faranno fottopofti, & come cunei foggetti i rikfc¡}non lafeicranno le traui fo-
prafedendo a quelli, offendcrla. Dcueíí anche procurare, che gli archi leuino i peí! con 
le diuifioni de icunci ,di legamemi, che rifpondino al centro, perche quando gli archi fa

ranno 



S E S f 0. 

ranno ferrati da i cunei oltra le traui, & i capí de i fopralimitan, prima la materia follcua-
tadalcarico nonfiaprirá. Dapoifeper la uecchiezza faranno alcun danno facilmeníp 
fenza puntelli fi potra mutare. Quejiofiuedein akuniedificiin Hpma, che ne i paretifono 
vü archi con i cmei rijpondenti al centro, & fopra i limtari delle forte, & fopra ifogli delkfi-
nefirey iqualiaüeggerifceno ilpefograndemente deipareti, quando joño ben fittti, & dama 
cormnodita di aeconciare, & rimediare a i dannifen%a appmtellat¡e > & fen^afhr amature. 
Similmentequelliedifici,chefifannoapilaftrate,& con le diuifioni de i cunei rifpon-
dendo le congiuntureal centro > fi rinchiudo in arco. 

Qm pare che Fitr.tocchi Topera ruflicaidoue fopra le porte i cunei di grojfepietrein arco fi 
ferrano, & le bugne, che cofi chiamo le diuifioni de i cunei, rifiondeno al centro, & adeenna, 
che meftí lauorifijunno a pilaflrate, cioé a colóme quadre, & hamo di fopra gli archi, & k 
fomiciy&nongliarchitramy&ci da un precetto degno da ejfer ojferuato'.imperoche dice» 
che le ultime pilaflratefideonofkre di j^atio piularghe y che le me^aney & ne-rende la. ragi(h 
ne, Diceadunque, 

In cjuefte fabriche fatte a pilaftri, le ultime pilaftrate íi deono fare di fpatio piu largo, 
accioche habbian forza di reílftere quando i pared opprefsi da i carichi per le congiuntu-, 
re , che fi ftringono al centro, fi allargheranno le importe, o quelle pietre, che ftarino di 
fopra oltra il cuneo di mezo. E t pero fe le pilaftrate angulari faranno di grandezza mag-
giorc,contenendoi cunei faranno l'opere piu ferme. Dapoi che in tal cofe fi hauerá 
auuertitodiporuidiligcnza, allhoranientedimenoíi deue oííeruare,che tuttoilrefto 
dellamuraturarifpondaapiombo,né pieghiinalcunaparte, Ma grandifsima deue ef-
fer la cura delle fabriche , che fi fanno al bafTo, 8c nelle fondamenta, percioche in queller 
faíTunanzadella térra fuolpartorireinfiniti difettij perche la térra non puo eíícrfempre 
delloiftcí íbpefojche fuole0ernellaftate,ma nel uerno riceuendo dalle pioggie la co
pla dell'acqua, crefee, & col pefo, & con la grandezza diírompe, & fcaccia fpcífo le fepi 
della muratura: pero accioche fidiarimedio a quefto mancamento, egli fi ha da fare in " 
quefto modo, che prima per la grandezza dell aííunanza delía térra > fi faccia la groffezza 
dclla muratura, dapoi nelle fronti fiano pofti i contraforti o fperoni, tanto diftanti uno 
deiraltro> quanto cfl'cr deue Taltczza del fondamentojma fian deila ifteíTa grofiézza del 
fondamento ; ma dal baífo tanto habbiano di piede, quanto eífer deue groflb il fondamen 
to, ma poi a poco a poco inalzandoíi íi raftremino tanto, che di fopra fiano cofi groífe > 
quamo é groífo il muro dellopera che fi fa. Oltra di quefto dalla parte di dentro uerfo i l 
terreno come denti congiunti al muro a guifa di fega fian fatti, di modo, che ogni dente 
tanto fia diftante dal muro, quanto cífer deue l'altczza del fondamento, & le murature di 
quefti denti fiano della groííezza del muro. Similmente fu le cantónate, quando fi haue-
ranno tirató dgiJlo ángulo di dcntro,quanto oceupa lo fpatio dell'altezza del fondamento » 
fia fegnato da una parte , & l'altra , & da quefti fegni fia fatta una muratura Diagonale, 
& del mezo di quella un'altra fia congiunta con l'angulo del muro, cofi i denti, SÍ le mu
rature Diagonale, che non lafeieranno che il muro caichi di tutta forza, ma partitanno 
ritenendo fimpeto deli'aífunanza del terreno. j l pnfente luogo dichiara , quello che nel 

primo libro sédetto al quinto capo, & éfácilmente eíprejjb da Vitr. pero non cinc cade altrafi-
gura. Ma smtende anche de gli Jperoni, che fimeiteno dtfuori alie muraglie, 

In che maniera le operedeonoefiérfatte fenza difctto>& come deono efler auuertlti 
quelli^checomincianojio hocfpofio. Madcl modo di mutare le tegole,gli aíferi^ 
i tigni, non fi deue haucr quel penfiero, che fi ha delle fopradette cofe; perche ageuoU 
mente fi mutano, ¿?c pero né anche fono fílmate cofe fodc . lo ho cfpofto con che ragio-
n i , & in che modo quefte cofe potranno eífer ferme, & ordinate. Ma non é in potere det 
lo Architetto di ufare, ehc materia lipiace, perche non nafce in tutti i luoghi la copia 

d'ogni 
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'#&mm*mh--(eónM'dp<&<ikucmofbclpfl|liSM libro . jOl t ra che egji c in poterc 
delpatrone di edificare, o d i c|UadrclIii o d f G c m c n t i j o di quadrato faflb . L'approuare 
adunque di tutte le opere, é m tre parti conliderato, iimperoche egli fi prona un'opera, 
opería fottigliezzadelloarteficejb peí la magdificcnza, o perla dÜpofitionc. Cian
do fiuedrá Topera perfetta itiagnificaiticnte con ognipotere,egli fi lauderá la fpefa. 
Ma quartdo fi üederá fatta fattilmentc fi trouerá-la manifattura del fabro: ma quándo fa-
rá'bella , & haueráautoritáper le proportioni, & Simmetrie,¡l tutto tornera a gloria del 
lo Architetto; & quefte cofe torneran berte quando rArchnetto & da g l i arteíici, & da 
g l i idiotifopporteráefferconfigliato. Perciochetutti g l i hüomini non (olo g l i Architec 
t i poflbno prouare quel, che ébuono: ma c i c quefta ditferenza tra g l i ídioti, & g i i Archi 
tet t i , che lo idiota, fe egü non uede la cofa fatta, non puo fapere quello, che deüe riufci-
re, ma lo Architetto, poi che infierne hauerá neiranimo ordinato p r i m a , che egli d i a prin 
cipio, ha per ceno quello, che efler deue, & di bellezza, & di ufo > & di decoro í lo ho 
feritto diligentemente quanto ho potuto chiarifsimamente q u c l l e cofe che i o ho 
penfatoeíferutiíiagliedific¡j,&cornefideonofare^ Manel feguente uolumc ¡oefpo-
ncro deüe politurc di quelli, accioche fiano eleganti >;& feriza uitio durino lungamente. 

Quidtronon dico, fe non, che con diligente cura fipenft a queüo che Fitr, ha dettó in fine 
del prefente libro» 
t i s t t & n h 'ín?- ít? m ' r ^ ' H - U T r / ú %fm -̂.ano'i ;,r-;íij.i br^o'í oh i s á v i n - j , ..- '-j 
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il 

• . ' i • •• ' I 
1 L L I B R O 



5C7 

I L S E T T I M O L I B R O 
D E L L ' A R C H I T E T T V R A D I 

• 

M . V I T R V V I O . 

Proemio. 

T prudentemente , &üt¡lmenteíleliberaronoinoíln maggiori di lafciar 
aipofteri per relatíonede Commentari i penfieri dcgli animiloro jac-
cioche non periflero: ma in ogni eta crefcendo, & in luce mandati con 
iuolumiapocoapococonlauecchiezza perueniíTero aUaíomraa fotti-
gliezza delledotríne. Et pero non di poche,mad'infinite gradea quelr 
l i tenutiííamo,chenonhannoconinuidia uoluto tacere, ma hannopro

curato con ícritti mandara memoria ogni maniera di fentimento: perche fecofi í:atto 
non haueflero ; noi non haueremmo potuto fapere, che cofe ftate fuflero fattc nella citta 
diTroiajnéquale opinioneThalete> Democrito , Anaxagora, Xenofonte,& gli altri 
Filofofinaturalihaueírerohauuto dellanaturadellecofe; &qualdeliberatione della uita 
haueíTeroaglihuomini lafciato Socrate, Platone, Ariftotile, Zenone, Ep¡curo,&gIi 
altri Filofohnti: ouero qual cofa, & con che ragione Crefo, Aleífandro, Dario, & gli 
altri Re fatto haueíTero, fe i maggiori noftri, con gli.amaeftramenti alia memoria di tutti> 
per la pofteritá non rhaueíTero fcriuendo inalzate. Et pero fi come a quefti fi deuc hauer 
gratie, coíi per lo contrario deono eífer biaíimati coloro, i quali furando gli altrui fcrit-
ti,per fuoi gli uanno publicando, & non íi sforzano con i propi loro penfamenti di fcriue-
re, macón inuidioficoftumil altrui opere uiolando fi uantano , & pero non folamente 
fono degni di ripreníione, ma (perche hanno menato la lor uita con empi coftumi) eífer 
deono caftigati ^ Et pero quefte cofe eífere ftate uendicate curiofamente da gli antichi íi 
dice: gli efiti de i quali ne i giudicij come fuíTero, non penfo che fia faori di pro pofico ef-
plicare, come a noi fonoftati lafciati. I Re Attaliciindotti dalla dolcezza di fapere le 
ragioni delle coíe, hauendo a commun diletto fatto una bella, & egregia libraría nella 
Cittá di Pergamo, Ptolomeo d'ardente zelo di deíiderio incitato a quel tempo con non 
minore induftria íi forzó di farne una in Aleífandria medeíimamente : & hauendo ció 
fatto con fomma dilgenza , non pensó che quefto fuífe aífai, fe egli non haueífe cercato di 
accrefcerla con nuoue femenze, & pero confacró i giuochi alie Mufe, & ad Apollo, & 
come de gli Athleti, coíi ai uincitori de i communi fcrittori ordinó premij, & ampi modi 
di eífer honorati. Poi che quefte cofe furono ordinate, & eífendo i l tempo da fare i giuo
chi , fi doueua eleggerei giudici litterati, che quelli doueífero approuare . 
I I Re hauendone gia fatto , & eletto íei, & non potendo cofi prefto ritrouare i l íe t imo: 
fi coníigliocon quelli, che erano fopraftanti alia libraría, & dimando loro fe haueífero 
conofciuto alcuno, che fuíte atto a quefto giudicio. 
Rifpofero,che era un certo detto Aríftofane, ilquale con grande iludió , & con fomma 
diligenza ognigiornoper ordíne compiutamente tutti quelibrí leggeua. Eífendo adun-
quenelridottodeigiuochipartitele fedi fecretamente di coloro,che haueuano a giu-
dicare,chiamato Ariftofanecon gli al tr i , in quelluogo,che gli fuconfegnato fipofe. 
Introdutto fu prima l'ordine de poeti al contrallo, erecitandoíi gli fcritti loro tutto i l 
populo con cenniaddímandaua quello, che que giudici approuaíl'ero . Eífendo adunque 
dímandatedaognunole oppinioni, fei concorfero in unafentenzaifteífa,&: quello, che 

SS haueuano 
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haueuanoauuertito cífcr fommamcntealla mokitudinc p¡aciuto,a quello dauanoil pri, 
mo premio , & a qucllo, che era dapoi, i l fecondo . 
Ariftofane eíí'endogli richieílo ilfuoparcrc j U o l l e 3 che prima fuííe pronunciato qucllot 
che men diletto haueflc dato al popólo. Ma sdegnandofi i l Re, iníieme con g l i altri, egli 
Íileu6¡npied¡,& pregando impetró > che gli fufle lafciato diré. Etcofifatto fiientiodi-
moílro que! folo tra quelli elíer poeta, 8¿ gli altri recitare le cofe aliene, & che bifognaua 
che i giudici approuaíiero gli rcntt¡,& n o n i furti. 
Merauigliandofi i l populo, & dubitando il Re, egli confidatoíi nella memoria trafíe di 
certi armari infiniti uolumi, & comparandogli con 1c cofe recítate , isforzo quelli a confef-
fare d'hauerle rubbate, & pero i l Re uolle, che contra queíli íl proccdeííe come düadro-
ne2zo,& condannati con uergogna glidiede liccnza)& adornó con grandifsimi doni 
Ariftofane dandogli i l carico fopra la fuá librería. Ne gli anni feguenti Zoilo uenne di 
Macedonia in Alefíandria, dico quello > che hebbe il cognome di Flageilatore di Home
ro , e recitó i fuoi uolumi al Re fatti contra la lliade, &. TOdiflca. Perche uedendo Pto-
lemeo il padre de i Poeti, & la guida della dolcezza del diré eííer in aííenza aecufato, & ef-
fer da colui uituperato quello, che da tutte le genti era pregiato , sdegnatofi non gli die-
dealcuna rifpofta. Zoilo poi dimorando lungamente nel regno opprefío dal bifogno 
mandó fottomano dimandando al Re, che gli fuífe dato qualche c o l a . Diccfí che i l 
Re rifpofe-. Homero il quale é mancato mille anni auanti pafcere moki migliaia di perfo-
ne, 8c peró e f l e r conueniente, che colui, che faceua profefsione d 'ef íer di miglior ínge • 
gno, potefle non folamente fe fteffo > ma anchora piu gente nutriré. & in fomma fi narra 
la morte di Zoilo, come di Parricidio condennato . Altri dicono quello da Philadelfo 
efíer flato incroceconficcato, altri lapidato, altri a Smirnauiuopoftoin una pira :Dei 
íequai cofe qualunqueauuenuta gli fia, degnacertamente ai meriti fuoi é ftata la pena, 
perche altro non merita colui, che in giudicio chiama quelli, de quali la rifpofta non fí 
puo nella lorprefenza dimoftrare , che opinione habbiano hauuto feriuendo. Maio ó 
Ccfare , né mutati gli altruiindicitrapoftoil nome miotí moftro quefto corpo ,né bia-
límando gH altrui peníleri, per quello uoglio approuare, & lodare me fteflb, n é defíde-
ro , che fimile opinione íia hauuta di me , perche niuna cofa ho detto, che da altri io non 
habbia cercato, & intefo, & fe cofa é , che dir fi pofta cííer mía , la fatica, & lo fíudio cer-
tamente íi puo diré . Maio rendo infinite gratie a tutti gli ferittori, che con l'acutezze 
degliingegni loroconretáconferite,hanno in diuerfe maniere abondantifsima copia 
di cofe pieparato,dalle quali, c o m e da fonti; cauando noi racqua, & traduccndolaal 
propofito noftrojpiufecondej&piufpediteforzehauendonello fcriuere,& intaliau-
tori confidatiíi,prentiemoardimento di farcofe nuoue. Etpcró hauendoio dalorotal 
princípio^jigíiando qiieIlcragion¡,cheioho ueduto elíer al cafo mió apparecchiate,ho co 
minciato andar inante, perche prima Agatharco, memre Efchilo in Athene iníegnaua 
la Tragedia, fece la Scena dipinta, & di quella ne lafció il Commentario . Da quefto 
ammonitoDemocrito, &: Anaxagorafcriííero dellaiftcíía cofa,in ehe maniera bifogna 
con ragione naturale dal centro pofto in luogo eerto corrifpondcr airocchio , & alia dric 
tura de i raggi con le lince, accioche d'una cofa incerta le certe imagini delle fabriche nel 
IepitturedclleScenerendeí]erorafpettoloro>& quclle,€he nelle fronti dritte,& ne i 
pianifuííerofiguratejfcorzaírerofuggendoj&pareírcrohauerrilieuo. Dapoi Silenoíece 
wn uolume dellemifure Doriche.del Tempio Dórico di Giunone, cheé in Samo fcriífe 
Theodoro. Dello Iónico a Diana confecratoin Efefo,CteíifGnte,& Metagene. D i 
quello di Mincrua in Priene, che é di lauoro Iónico, ne parló Phileo . D i qucllo, che c 
Dórico in Athene pur di iVÜnerua nella Rocca , I d imo , & Carpione. Theodoro Pho-
íefe della Cuba, che é in Delfo. Pliileno delle mifure de i Sacri Tcmpij, & dello Arma

mento 
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mentó, che era al porto Píreo . Hermogene del Tcmpio Iónico dí'Diana, che ¿ in Ma 

fimo dono, perche le artiloro ftimate íono hauer fempre grandifsime lodi, & fiontecon 
tinuamente, & hanno ancho ra dato mirabil opere fecondo le cofe penfate da loro, perche 
in ciafeuno lato del Maufoleo a concorrenza ciafeuno artefíce fi tolfe di ornare, & pro-
uare la parte fuá, Leochare, BriaíTe > Scopa, & Praxitele, de altri ui mettono Timotheo, 
la eccellenza grande dell'arte de i quali conílrinfc i l nome di quella opera peruenirc alia fa 
ma dei íeetc miracoli del mondo. Molti ancho men nominati hanno feritto le rególe 
delie proporciónate raifure come Nexare, Theocide, Demohlo, Pollis, Leonida, Sila-
nio, Melampo, Sarnaco, Eufranore. Similmcnte delle machine, come Cliade, Archi-
ta,Archimede , Ctefibio,Nimfodoro,Phüo Bizantino , Diphilo,Charida>Poiijdo, 
Phitone, Agcíiítrato, De i commentari de i quali quello, che io ho auuertito eíTer uti-
le a quefte coíe raccolte ho ridutto in un corpo, & quefto fpecialmente > perche io ho uc-
duto molti uolumi fopra quefta cofa da Greci, tk pochi da noftri efld- dati in luce ; perche 
Fursitio primo di tal cofe delibero di dar in luce un mirabile uolume . Et appreflb Te-
rentio Varrone fcriííc delle nuoue difcipline, & un libro di Architettura. Publio Set-
timio nefece due . Etpiu non é ftato chi habbia dato opera a íimile maniera difcritture, 
cííendo íhti i cittadini grandi Architetti, i efuali hanno potuto feriuere non meno elegan 
tementc de i fopradetti, perche in Athene Antifthene, & Callefchro, & Antimachide, & 
Dorino Architettipoferole fbndaraentadel Templo,chefaceuafarPifiítratodi Gioue 
Olimpio: ma dapoi la morte di quello, per lo impedimento delle cofe publiche, lo lafeia 
ronoimperfetto, & pero da dugento anni dapoi Antiocho Re hauendo promeíío la fpe-
ía^er quell'opera Coflutio Cittadin Romano con gran prontezza, & fomma cognitionc 
nobilmentefece la Celia, & la collocatione delle colonneintórno i l Dípteros >& la di-
ílributionede gli Architraui,&de gli altri ornamenti con proportionata miíura. 
Quefta opera non folamente tra le uulgari, ma trale poche édalla magnificenzanomi-
nata, perche in quattro parti fono le difpofitioni de i luoghi facri órnate di marmo delle 
quali queík con chiariísima fama nomínate fono; le eccellenze delle quali, & i prudenti 
apparati de i loro peníieri hanno ne i fcggi de i Dei gran merauiglia, & fi fanno guardare. 
Prima il Templo di D lana in Efefo alia Iónica fu fatto da Ctefifonte G nofio, & da Meta 
gene fuofigliuolo,&poi Demetrio femó di Diana, &Dafni Milefioa Miieto feceroil 
Tempio d'Apollo con le mifure loniche, Idimo alia Dórica a Cerere Eleufma, & a Pro 
ferpina fabricarono una celia di fmifurata grandezza, fenza le colonne di fuori alio fpatio 
deü'ufo de i facrificij,& quella dominando in Athene Demetrio Falereo, dapoi fu fatta 
daPhiloned'afpetto Proitilosj&coíiaccrefciuto i l ueftibulo lafció lo fpatio aquelli, 
che confacrauano,&diedegrandeautoritáall'opcra. In Aftifi dice ancho, che Coífu-
tiofipiglió la imprefadi far Gioue Olimpio con amplifsimi moduli, & di raifure,5c 
proportioni Corinthie, come se detto di íopra, del qual niuno commentario é ftato r i -
trouato. Né folamente da Coífutio tal forte di feritti fono da defide rare, ma ancho da 
Caio Mutio, il quale confidatofi nella fuá grande feienza, con legitime ordinationi del
l'arte condulfe a fine i l Templo dcll'honore, & della uirtü della celia Mariana, & le pro
portioni delle mifure, & de gli Architraui. 

C^uel Templo fe egli fuífe ftato fatto di marmo, acciochecgli haucffehauuto come dal
larte la fottigliezza, cofi dalla naagnificenza, & dalle fpefe rautoritá, certamente tra le 
prime, & grandi opere farebbe nominato . Ritrouandofi adunque, & de gli antichi no 
ftrinon meno de iGrecicílere ftati grandi Architetti, & molti ancho di noftra memoria 



mímente i tetti 

p e l I B I I O 
& nonhauendo queili,, fe non poco feritto de i precetti dcH'Architcttura; ionon ho pen-
fatodiuolerconlílentio paíTarmi, maper ordincinciafcunlibro U&ttAlidi ciafeunacofa, 
& pero hauendo io n e l fefto con diligenza feritto le ragioni de i priuatt edificij: in queáo 
che é fettimo in ordinc uoglio trattar de gli ornamentiJ& efprimere con che ragione hab-
biano, & bellezza & ftabilitá. 

El fettimo l ' i t r . ci da i precetti dellepoliture,, & de gli adornmmtt de]kjubrichev 
& nonfenxa ragióne ha paflo in quefro luogo la detta materiafeguitando egli l'or* 
diñe di natura y che prima pone le cofe in ejjere > & poi le adorna. Hamo adun* 
quelepartidegliedificiiloroadornamenti,&primaipianirdapoiiparetiy& 

. . . t i . j í ipianiénecejfarioüpauimento, & fuoloiaimuri Vintonicatme, & ibian-
chimeritÍ3 & le pitture t a i tetti & folari ifojjjttati, & ancho lepitture, & perche le cofe efer 
deonononmenbeÜe3chedurabilii-pero^itr.abbracciainijueftolibro, & la ferme'^a) S' lo* 
adornamento i & adorna anche ilprefente libro d'un bellijfimo proemio ,41 qual commenda la 
uirtü depajfatiiaccufa laxrogan^a degliimperiti,.& rendegratitudine aiprecettori. llproe
mio é fucile, &pieno d'hiftone narrationi, & effempi, i quali io non uoglio confirmare con 
altri detti Tche con queili di Fitr. i l refto ancho dellibro éfiteileper la maggior parte ,perb ci le 
uera lafktica di lunga commentatione. Tratta ne i primi quattro eapi de gli adornamenti de i 
pauimenti,&dal quinto fin al fettimo parla dellaragione del dipignere,. & del incrojiare de 
marmi, dalfettimo fin al fine del libro parla deicolorinaturali,.>& artificiali. l^oi cifermaxenay 
done fard.bifogno 

D e i t e r r a ^ i . Cap. I . 

T prima cominciero a diré de gli fgroflamenti de i terrazzi, che fono i princr-
pijdellepoliture,&degli ornamenti delle fabriche, accioche con maggior 
cura & prouedimentofi guardialia fermezza. Se adunque egli fi deue sgrof-

í fare,eterrazzareapiépianocerchiíiil fuolofegli é tutto fodo ,& poi fiai-
^ianato bene, & p a r e g g i a t O ' , & fe gli día i l terrazzo con la prima crofta. Ma- fe tutto 
üilüogo, o parte far^ d i terrenocommofio,egli bifogna con gran cura, e diligenza raíTo-
dárío, fi che íia ben battuto , & paliíicato . Mas'egji íi uuole terrazzare fopra i palchi, o 
íi)lári,bifogna bene a uuertire fe cié qualche párete j che non uenghi in fu,ch£ fia fatto 
IBttoil pauimento,mapiu prefl:o rilafciato habbia fopra fe i l tauolato pendente»perche 
ufteedo i l párete fodo, feccandofi le trauature, ouer dando in fe per lo torcerfi, che fan-
nojñando per fodezza dclla fabrica,fa di necefsita dalla deftra , & dalla finiftra lungo dife 
Ifeiíírurcneipauimenti. Anchobifogna dar opera, che non fiano mefcolate le tauole 
di Efculo con quelle di Quercia ,perche quelle di Quercia fubito, che hanno riceuuto^ 
l'Kumore torcendofi fanno le Mure ne i pauimenti, Ma s'egli n o n fi potra hauere de 
gUJSfculi j & la necefsita per bifognocicoftrignerá. ufare la (^ercia ,cofi pare, che bi-
lognioperare j chequanto fipuo fi feghino fot t i l i ; perche quanto raeno haueranno di 
fórza tanto piu fácilmente conficcate conchiodi fi tenerannoiníieme ? Dapoi per ciafcun 
trauenellceftreme parti deiraífe fiano confitti due chiodi, accioche torcendofi dall'una 
parte non pofsinogli anguli folleuare; perche del Cerro del Faggio , & del Farno niuno 
puoalla uecchiezza durare. Fatti i tauolati fe egli ci fará del Felice , fe non della pagliafia 

ne fia difefo da i danni della calce, a l lh( 
;llo, che puo empir la mano, & indotte 
ilqualef^ fará fatto di nuouoin tre parti 

di 



S E T T I M O. 51X 
di calce j ma fe di uecchio fará rifacto, rifponda la mefcolanza 'di cínque a duc, dapoi f i -
dato i l terrazzo, & pcílaco con i baftoni di legno da molt i huomin i , & benifsimo ralíoE 
dato & tuttaquefta paña non fia menoa l t a ,&gro í l a dionze noue, ma poi di foprau i í i 
mettalanima di tef tole ,c ioé lacrofta, ocopertapiurefiftente, dettal^ucleus,hauendo 
la meícolanzaa tre parti di quella d una di calce, fi che i l pauimento non fia di minor grof-
fezzadi fei dita. Sopra queíl 'animaa fquadra, & a Huello fia fteíb i l pauimento o di ta-, 
r l i e t t i di pietruccie, o di quadri grandi. Quando quelli faranno pofti infierne, & la fo-
perficie eminente ufcirá f uo r i , bifogna fregarli in modo,che eflendo i l pauimento di pie
truccie noncifianoalcuni rilieuij o gradifecondoquelleforme,che haueranno i pezzi, 
o tonde come fcudi, o tríangolari , o quadrate, o di fei anguli , come i fauidelle api, m i 
fian pofti infíeme d rittamente, & i l tu tto fia piano,& agguagliato. Ma fe'l pauimento fa
rá di quadri grandi bifogna, che habbian g l i anguli eguali^ & che niente eíca fuori della 
fpianatura, perche quando gl i anguli non faranno tutti'egualmente piani , quella frega-
turanon farácompi tamenteperfe t ta . Etcof i fe'l pauimento fará fatto a fpiche di tefto-
k , o di Teuertino deuefi fare con diligenza, fi che non.habbia canali, o rilieui, ma fian d i^ 
fl:efi3& a regola fpianati. Ma poí fopra la fregatura quando faranno fatte lifcie, o politei 
tri fia criuellato i l marmo , & di fopra u i fian indotte le cinte di calce, & di arena. 
Ma ne i pauimenti fatti alia fcoperta bifogna ufar diligenza, che fiano utili & buoni,per-
ebe le traüature per l'humore crefcendo, ouero per lo fecco fecmando, o ufcendo di luoa 
g o , col far panza mouendofi fanno i terrazzi difettofu Oltra di quefto i freddi, i ghiac-
ci , & l'acque non gli lafciano ftar intieri : 8c pero fe la necefsitá uoírá , che.fi faccianojac-
cio non fiano difettofi bifogna operare in quefto modo. Quando égH fará fatto i l tauoi 
lato, bifogna fopra farne un'altro attrauerfoj ilquale con chiodi conficcato faccia una ar-
matura doppiaalla trauaraenta, dapoi fia data la terza parte di teftole pifte al terrazzo nuo 
uo, & due parti di calce a cinque di eífo r i ípondino nel mortaio. Fatto i l riempimento 
poftoui fia ilterrazzo , Se qúel loben piftb non fia men grofib d'un piede , ma poi indot-
taui Fani«ia>(cc«BC s'é detto di fopra)fia íatto i l fuolo,o pauimento di quadro grande, ha-
uendb in díecr piedi due dita di co lmo. quefto pauimento fe fará bgn irapaftato, & ifpia*-
nato,fará da t u t tH difetti ficuro. ma perche tra le commiííüre la materia non patifea d á i 
ghiacci, bifogna ognianno auanti i l uerno fatiarladi feccia d'oglto,perche aquefto mo 
do non lafeierá riceuere la brina del gelo, che cade. QuiFitr.parladtlliTerraTgi che fi 
jknno alio feopertofopra le cafe. Ma fe egli ci parerá di uoler far quefto con piu diligenza, 
íiano pofte «f tegole di due piedi tra fe commeífe , fopra i l terrazzo fottopoftoui la ma
teria, hauendo in ogni lato dellelorocommifture icanaletti larghiun dito ,lequali poi 
che faranno congiunte, fiano empite di calce, con oglio battuta, & fiano fregate infie
rne le congiunture,& ben commeífe, cofi la calce,che fí attacherá ne i canali, indurandof^ 
non lafeierá, ne acqua ^nealtro trapaífare tra quellecommiífure: dapoi che cofi fará get^ 
tato quefto terrazzo, egli iuí fi deue fopra indure l'anima,& con baftoni ramazzada bene: 
ma di fopra fideuepauimétare o di quadri,o a fpiche di teftole fecodo, che é foprafcritto, 
dandoh i l colmo. Qiiefte cofe quando faranno fatte in quefto modo,non fi guafteranno. 

Üfrimo lmgotra lepolnuretengono glifgroffamentho TerraTgiyche ft chiamino. Quefte 
fono o a pie piano, o infolaro, & quefte, o coperte, ofeoperte. fe fono a pié piano , ouero i l ter 
reno e moflo y ouero éfodo. Di tutte quefte maniere Vitru. ci da iprecetti. ilterren fodo deue 
eJJer ijpianatO) & liuellato,&poi induruifopra i l terraxgo con la prima coperta , & qui do~ 
uemofapere che gli antichi ufauammoka diligenza nel fare i pauimenti ypercheponeuano mol-
te mani di cofe per fhre i l fmlo, cioé molte coperte una fopra laltra, comiciando dalla piu bafla 
crofta con materia piu grojfa, & uenendo alia fuperficie di fopra fempre con materia piu minuta y * 
amertendo anchomolto bene al tempo di fare i pauimenti y come iodirb dapoi,. Ter. fonda-

mentó 
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mentó admque porre ft deue ( come dice V i t m . ) difotto i l fajjb non piu grande del pugno, oue~ 
ro d quadrello; & quefiofondamento Fi t ru . chiama Statumen; & queflo infierne con la mate
ria piugroffa. Ma fe i l terreno faro, commoffo, é tieceffario batterlo, & raffodarlo moho 
bene, & conpali unirlo > accioche non sallarghi, &fiiccia romperé, & crepare HpauimentOy 
nel che bifogna ufare grandhfima diligeni^a, indipoifyianarlo, & fhr tome difopra inducendoui 
H primofgroffamento. Ma fenei palchifopra le trauature uorremo gettare i pauimenti, bifo
gna fopra le traui porre mtordme di tauole attrauerfate, & auuertire che la trauatura y & i l 
párete, che foflenta quel tauolato, fia d'maforte di legname, o di pietra egualmentegagliarda* 
& forte, accioche una parte foflenendo i l pefoj&l'altracedendo,non faccia difegualita dal 
chene nafca,che'lpaumentocrépiycomefiuede(pejJo,chedaicapi delle trauatureiticineal 
párete, perche in que luoghi i l capo del traue ¿forteper effer uicino al centro, done eglisappog-
gia,& nel mê o é debile,perilche la materia del me%o dando luogo fi rilafcia da i capi > & f i i le 
crepature ne i pauirmnti. I^elle trauatHre>& tauolati bifogna auuertire di non mefcolare le
gname dipiu forte, perche in diuerfi legni, é diuerfa natura, né uno é cofi faldo, come £altro,dal 
che ne nafceno i difetti de-i Vauimenti, 

Terlaifteffaragionefopra la trauatura, o tauolato bifogna porui deüa paglia ,odel Felice, 
pérche la calce, che entra ndterrazgo nonguafiiil legname,&cofigettar bifogna i l primo fon-
damento di pietra non meno di quanto cape la mano, &fgroffare col Terrazgo. Vfauano due for-
t i diTerraxgo, i l nuouo, che fi fu di pietra allhorapeña, o di tejióle aggiugnendoui ma parte di 
calcina, a due diquelle, & il uecchio rinouato fhtto di pauimentigia ruinati, nella cui mefcolan-
%a ui ua a cinque di Terrazgo due di calcina. Gettato i l terrazgo , é neceffario batterlú bene, 
pero a queflo officio gli antichi eleggeuano unnumero di huomini fin a dieci, perche fipotenano 
accommodaré in una fianza,che uno non impediua Paltro, & fifnceuano tante decurie,cioé tan-
t i dieci huomini, quanti era neceJfario,di modo, che uno commandaua, & foprafiauaa dieci, 
Qutftomododi battere,raffodare, &Jpianare 
i l terrazgo noi chiamamo , Orfare. Haltez^ 
Za, ogroffezga di quella materia cofipejia, & 
hattuta effer deue non meno di once noue, che 
Vitr. dice Dodrantey^r quefto é d primofgrof-
famento, & la prima crofta, o letto delpaui-
mentó. Sopra il quale dipiu fottile, & minuta 
materia fi deue iudurre unaltra mano, che co
me anima, & fodezga effer siyitende , & é di 
tefiola benpifiata, che di due parti, n é habbia 
una di calce. Sopra quefla crofia s induce i l 
pauimentp, o di pietra cotta , o daltra pietra, 
-& quefta,o faro, minuta come nmfaico,o di qua 
drigrandi,fecondo lagrandezga, o bellezga, 
che fi defidera:ben fi dcfidera opera, che lepie-
tre di che forma fiano, o quadretti, o ritondi 
comefcui 'hche Vitr. dice Scutulis, o Triangu
lar i , o difeianguli, che Vitr.chiama Tauiyper-
che i F a H Í , & le cafelle delle api fono in fei a n -
guli, o di che figura fi fieno, fian tutte egudli 
in un piano imite, & fi fcontrino apunto, che 
una non fiapiu a l ta deWaltra, che i lati, & g l i 
angulifieno unid, ilche fifia con i l jregarli mol 
tQ bere, <& lifciarli con diligenza, Vfauano 

L'Antico. 
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gli antichi alcune crojle fntte di arena > & di 
calce-, & minute teñóle t netkquaLiui andana 
la quurta parte di Teuertino pifto:ufauano an
che alcuni quadreüigrofji un dito, larghi due, 
lunghi altrettanto, che flauano in taglio yaíji-
migíiando le ¡piche, qucflepolite figure > & lu-
ftre eram f i , che non fi uedeuano le cammijfu-
re, né una minimá pietra, che ufcijje de i termi' 
ni:perú erano mirábilmentepianediflefex 
& jpecialmente tiaghe. cofiefyongonoglialtrii 
maiodico che uanm.altramente.qmfieeram 
nelpauimento pofle, accioche í'acqua)& Phu-
midita nonpajfajfiAÜa traiiaturatfranQpiam* 
& fopra quejie era una mirahil crofta di mar A 

mo peflo d*arena, & di calcesche Vitr.chiama Lorica ajjai bengroffa, laquale copriua quella-
uorofattoa jpichccome fiuedenelle ruine antiche» &quellauoro a ¡piche- non é come pone i l 
Filandroy ma come eper la proffimafigura dimoflrato ,¡icondo leffemph tolto daUo:anticoi& 
erano dellagrandeva di queflo quadro che contiene la figuray&gro¡¡e un'onda :• & quefte cefe 
fi ufauano al coperto. Ma fotto l'aere ui hifognaua altra manifattura , effendoui maggior pe-
ricolo per l i ghiacci, per la humidita y&per íardore: pero hifogna jure due moni di tauolati 
uno attrauerfo deWaltro> che fiano ben inchiodati infteme,dipoi col terrazgo nuouo bifogna me~ 
[colar due parti di tejióla piftay <¿r due parti di calce a cinque rijpondino nella mejcolan^a y che ¡i 
j a col detto terraigo. Fatto i l letto dijotto indur ui bijogna la jeconda crofta alta unpiede, fo
pra laquale uiua fanimay fopraTanima ilpauimento come éflato detto, che nelmexpfiagonfioy 
& colmo ¡¡}che in diecipiedi habbia due dita di colmo: ilqualpauimento fiajktto,di quadrigrof-
fi due dita» con quefta manijkttura mi potemo ajlicurarci dal danno dclle pioggiey& de ighiaccu 
Ma perlepoliture y &¡pianamenti egli fipiglia un pfggP $ piombo > o di ¡dice > di [moho pefo 
¡pianato , & quello confuni tirato fu, ¿rgiu, di quay&di la fopra ilpauimento ¡pargendouifem 
pre della arena a^eray& deWacqimi¡pianaíltutto: & fe gli anguliy& le linee deljvlicatojion 
fono conformi, queflo non ftpuojhr commodamente: & fe'lpauimentOy é con oglio di linó frega-
to rende un lufiro, come fe fufje di uetro, Similmente faro, buono ¡pargerui della ^Amurca y o 
gettaruipiu uolte fopra dell'acqua, nellaqualefia ¡lata eflinta la calce: & fe uuoi ac conciare un 
terrado rotto prendí una parte di tegole pifie , & due di bolo armenOy& incorpora con rafa, 
prejfoalfuocoy&fcaldatoche haraiilterraT^ygettauifopra quefta materia y & poi con un 
ferro caldo ftendila gentilmente, Et cofijarai ancho fe col marmopoluen^ato mefcolerai cal
cina bianca cruda in acqua bogliente, & lafciata feccare, Fatto queflo trey o quattrofiate impa-
fierat con lattey & con quel colore, che t i placera di daré. & fe uolejji jar parere Popera di mu-
faicoy poni la detta materia nelle forme > dandoli quel color che t i piacey'ma poi dalli f oglio cal
do, ouero impafta con colla di cacio i l marmo tamigiato„pur che la colla fia ftemprata con chia-
ra d'uuoua bm battuta,poi uimetti la calce^ impafia* 

D i macerar la calce per biancheggiare>& coprirei 
paren. Cap. 11 

Vanda dal peníícro di far i pauimenti ci faremo partid, allKora bifogna áicMa 
nre i l modo di biancheggiare, & polire le Gpere;8¿ qucfto é per fucccder be-
ne, quando molto tempo inanzi i l bifogno i pezzi di buonifsima cake>& le 
ícheggie faranno nell'acqua mollificateJ& maceratejaccioche fe alcunafcheg 
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etáTara poco cottanella fornaccper la lunga maceratione coftretta dall íquore asbogl í -
reífiá con una egualitá digefta. Perche quando fi piglia la calce non macerata,ma nuoua, 
& frefca)dapoi che é data a i pareti hauendo ciotole o pietruccie crude afcofe manda fuori 
alcune puftule,& quefte ciotole quando nell'opera poi fono rotte egualmente, & macé
rate difcioglieno,& disfanno le politezze delle coperce, Ma poi che fi hauerá ben pro-
uií lo alia maceratione della calce,& ció con diligenza fará nell'opera preparato , piglift 
una Afcia , { Che mi censuóla., altri ^apetU chiamano, | & fi come ü fpiana s & polifee i l 
legnamé, con la fpiana, cofi la calce macerata nella foíTa fia afeiata > & riuoltata con la ca-
zuola, íe le pietruccie íi fentiranno daréin quello ftrumento, fegno fará che la calce non 
é ben temperata, ma quando i l ferro íi t rarrá fuori fecco, & net to, íi moftrerá quella ua-
nida, & fítibonda, ma quando fará g\*aíía,S¿ ben macerata attaccata come colla a quel fer-
ro,dará ot t imo inditio di eílere ottiniamente temperata. Fatte, & prepárate quefte cofe 
trouati g l i ftrumenti, et l'armatura , íiano e fpedite le difpofitioni de i uol t i nelle ílanze, 
quando íla,che non uogliamo farc i foff i t t i . 

J^elfecondo capo Fitr.cinfegna a preparare la calce, acmchecommodamente la potiamo 
ufareaUe coperte, & hiancheggiamenti de i pared, & cofi ejpedki i pauimenti,&loro béllej^e 
uiene ad ornar i muri, ío nel feeondo libro ho detto a baflanza della calce, & queUo, che iui s é 
detto,rende piu facile ilprefente luogo, che da fe ancho é piano, pero efyoneremo i l feguente» che 
adorna i uolti,& i pareti. 

Del/a dtfyofitione de i uolti. del modo di coprire, ̂  din-
croñarimuri. Cap, 1 I L 

Vando adunque fará bifogno fabricar'a u o l t i , cofi fare fi deue . Siano di/po-
fti g l i Aíferi > o trauicelli dr i t t i diftanti non piu di due piedi Tuno dairal tro,& 
quefti íiano di Cipre í ío , perche quelli di Abete prefto fono da i tarü , & dal-^ 
la uecchiezza confumati: quelli AíTeri quando faranno a torno difpofti in for 

ma ritonda fiano congiunti alie t raui , o coperti, & cónficcati con chiodi di ferro difpo-
ííe per ordine le catene, le quali íiano fatte di quella materia, alia quale né t a r l i , né uec
chiezza , né humore poífa far danno, come i l Bo í fo , i l Ginepro, l 'Ol fub, ü Roucre, i l 
C ipre í fo , & altri fimiglianti, eccetto, che di Quercia. Perche la Quercia torcendofi nel
le opere, d o u e é p o f t a , f i f e n d e . Difpoftiche faranno ordinatamente quci trauicelli j á 
quelli fi deue legare le canne Greche pefte, come richiede la forma del uol to , con alcune 
refte fatte di Sparto Hifpanico. Símilmente fopra lacuruatura ui fiaindotta la materia 
di calce , & d'arena mefcolata, accioche fe qualche gocciola cadera dal tauolato, o da i 
t e t t i , fácilmente fi poífa foftenere. Ma fe non ui fará copia di canne Greche, bifognerá 
pigliare delle cannuccie fot t i l i de paludi , & legarle infierne, & di quelle far le mataífe, & 
le refti quanto lunghe fí conuiene, ma di continuara groífezza, puré che tra due nodi non 
í iadi í tanzade ilegamentipiu di due piedi , & quefte mataífe (come s'é feri t todi fopra) 
íiano a g l i Aíferi, e trauicelli légate ,'5¿ in eífe coníiccate fiano le Spatelle d i iegno; & 
laltrecofetuttefianoefpedite(come s'é detto di fopra.)Difpofte poi lecuruature,& 
conteftejfiail loro cielo fmaltato&coperto politamente, & con l'arena fgroífato, da-
poi con creta j o raarmopolito. Poi che i uolt i faranno p o l i t i , f i deono porrele cornici, 
lequali fi deóno fare quanto piu fi puo f o t t i l i , & leggieri , perche eífendo grandi per lo 
pefo fi ftaccano, né fí poífono foftenere. I n quefte per modo alcuno non fi deue mefeo-
lare i l geífo, ma con criuellato marmo deono eífer ad un modo egualmente t í ra te , accio
che facendo prefa > lafeinó Topera ad un tempo feccaríi. Egli fi deue ancho nel far i uol-

* - . t ifehi 
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ti fcWüaré ladHpofítióne de gli antichi , perché i piani delle loro cornici, per lo gran pefo 
niiríacciandoerano pericoloíi. Dclle cornici altre fono íchiette,altre órnate. Nc i 
cbricla'uidoue ^no aírailucerne ;oucr6 il füócoílanno meglio Iefchiette> acciochepiti' 
fácilmente fipofsinonettare, mane i lúoghideIlaftate,& nellé eíTedrej doue non e fu
mo, nc calígine puofardanno, ftan bene le órnate, perche fempre le cófc bianche,per 
Ía fopcrbiav& grandezza del candoré, noñjfolamente da i propi luoghi doue fono, nía da 
oUáltriedificiuicini piglianoilfumo. Fatte , & efpeditele cornici bifogna imboccarc 
i io l to bene iparcti, & ígrOíTarli, & feccandófi qiiella fgroííatura fian indotté le d'ritturc1 
¿ello atenáto , di modo, che le lunghezzc fiano a linea , le altezze a piombo, gli anguli á 
fquadra, perche la maniera delle coperte a quefto modo Tara preparata per le pitture. 
Cominciandoíi a feccare la detta crofta,di nuouo fe le dia un'altra di fopra, & cofi tjuanto 
pin fondata fará la dnttura dello arenato, tanto piu ferma fará la fodezza della intonicatu-
ra. Quando poi il párete dopo la prima fgroífatura con tre crofte almeno di arena fará 
formato , allhora fi faranno Ic fpianature con grano di marmo , pur che la materia fia tem-
perata in nlodo, che quando fará impaftata non íi attacchial badile , ma il ferro netto dal' 
mortaio tratto ne fia, Indottoui ÍI grano, & feccandofi, fia data urraitra intonicatura 
liggiermente, lá¡quale benbattuta , & fregara fottilmente fi dia. Quando adunqueí pá-
reti con tre coperte di arena, & di marmo aífodati faranno, né fífTür^, né altro difetto po 
tranno riceuere. Ma le fodezze fondatc, Se fermate con le battiture di báfíoní, de con la 
ferma biahchczza del marmo lifciate, poftoui fopra i colorí con le politure, manderanno 
fuori eccellenti bcllczze. Qiiando i colori con diligenza fbnó indotti fopra le coperte non 
bene afciutte, per quefto non fputano, nía ftanno fermi, perché la calce nelie fornaci 
afciugato l'humore, &periefue raritádiuenutauota,aftretta dallá ficcitá, tira rhumo¿: 
re a fe delle cofe, che per forte la toccano, 8¿ infierne aífodandofi per le mefcolanze fatte 
di cofe d altra uirtíi, concorrendoui i femí, & i principij in ciafeuho membro, cheella fia! 
formara feccandofi, tale ditiiene, che pare, che habbia le prOpie qualitá della fuá maniera, 
& pero le coperte, che fon ben fatte, né pér la uecchiézza diuéntano afpre, né lauate rila-
feiano i colori, feforfe non faraísno con diligenza date nélfeccp . Quando adunquéin 
qúefto modo, come é fopradetto, i pareti faranno copérti potráñno hauere, & fermézza, 
&fplendore,&; forzadi durareeternamente;ma quando fará data una coperta diáréna, 
& una di minuto marmo folamente,potendo poco qucllafottigliezzá fi rompe, né puo 
pérla debolezza della groflezza fuá conferüare nelle pbliViire il propio fplendore: Perche' 
come lo fpecchio d'argento tirato di fottií lametta ritiene íncerta, & débil lufírezza, & 
quello , che e di piu foda temperatura formato, riceuendo in fe con fermo potere la poli- ; 
tezza, rende luftre nello afpetto, & certe le imagini a i riguardanti: cofi le coperte fatte 
di materia fottile, non folamente fanno le fiífufe, ma fi guaftano preftamente, ma quelle1 
che fon fondate'con piu croftediarena,&con fodezza di marmo, fatte piufode,& con 
frequente politezze battute, Se lifciate, non folamenté luftre fi fanno, ma anchora riman- • 
daño fuori le imagini a i rigñardanti, 1 copritori de i Greci ufahdo quefte ragioni non 
tanto fanno le loro opere ferme , ma ancho ncl mortaio con calce, & arena meícolata con 
moltihuomini peftano la materia con pezzi di Iegno,&cofi ben battuta a concorrenza 
ramettonoinopera. Dalcheénato,chemóltiufano inluogo di taüole da dipi^nerc 
quelle crofte', che fi leuano da i pareti, & quélli coperti con le diüifioni delle tkiíote, & 
de gli fpecchi hanno d'intorno a fe gli fportí efprefsí dalle cofé. Ma fe ne i graticcí fi haue-
ranno a tare le coperte, nelle qualíé necefíario, che fi iateiano le fiíluré, ne i drittiS & tra 
uerfi trauicelli, (perche quando s'impaftano di loto riceuoao l'humore, & quando fi ht 
cano aífottigliati fanno le fiífure nelle crofte )accioche quefto difetto non auucgna ico-

.. fi ragtoneuolmente fi deuc prouedete;1 Quando.tuttojil párete fará impaítato di-loto, 
T T allhora 
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allhora ín quciropcra fiano le cannc cont inúe con chiodi mufcarij c o n í i t t c , dapol di nuo-
uo indottoui i l lo to , fe le prime canne farsnno fitte per trauerfo, le feconde fiano fitte per 
drit to , & cofi C come s'é di fopra d e t e r m í n a l o ) data ui fia la crofta di arena, & di marmq 
& d'ogni maniera di coperta, & cofi doppiamente eflendo fitta la cont inui tá delle cannc 
ne i pareti con ordini trauer í l , né peli > né fiflure é per fare in modo alcuno. 

Tratta deüa dijpofitione de i uoltíi& queflo é necejjkrio: imperoche mde fipotranno coprire > 
eJr intonicare i uolti, fe non Jarannofermi, & ben fktti; <¿r atti a riceueregli abbelLimenti, & 
le intonicature, & pero prima egli c'mfegna, come douemofar i uolti, perche fcñentinogli or~ 
namenti; come ft deue, ¿ r di fopra, cír difotto di queüifmaltarli, darli di bianco; & come 
fottoquellifthannoafarelecornicii&fottolecorniciicome ft hannoad intonicare y & bian-
cheggiare i pareti: & finalmente ci moflra come ft habbiam a fare > & a coprire i pareti di era-
ticij. J^oi in uniuerfale parleremo de i uolti, accioche tutta la prefente materia ci fia diñan-
•fi agli occhi j & addurremo parte diqueüo, che dice t^ílberto nel ter̂ o al 14. Capo. Va
rié fono lemaniere de i uolti, <¿r delle camere: noi douemo cercare 3 che differen%a ftatraquel-
le, & qualifiano le linee de i contomi loro. Le forti loro fono la Fornice, la camera, Vhemifye-
ro ,& queüe uolte, che fono partí di queíie. L'hemifyero > o mĉ a palla non uiene per fuá natu
ra fe non dalle piante circolari. La camera ft deue alie piante quadrate. Le fomici conuengono 
A quegli edifici, che fon quadrangolari, ma quel uolto > che éjhtto a fmiglian%a d'un monte ca-
uato j é detto fornice, che é un uolto lungo, & piegato in arco. lm.iginiamoci un párete larghif-
fimo , che dalla cima fi uolti y & fi pieghiyattrauerfo {Tmportico.Camera é comeun'arcoycbeda 
Me%p di a Tramontana fi pieghi, & che ne habbia fimilmente attrauerfato unaltro da 
Leuante a Tonente t & é afimiglian^a delle comapiegate. Hemijpero é i l concorfo di molti ar 
chi egualiin un centro del colmo di me%p . Ci fono ancho molte altre maniere di uolti , & di 
arebiy chejknno moítra di figure di molti anguli y deüequalié unaiñeffa ragione deluoltarlit 
& tutte lepredette maniere fi fknno con la ragione y che fifu i l párete > imperoche ifosiegni > & 
lojfa y che uengono fino alia fommita, deono leuarfi daWofia del párete > ma fecondo il modo loro 
deono nel párete efjer'impofii, cioé in quella forma, che mlemo dar al uolto, & quefte ojfa deo
no ejfer dri^atediftanti unadaWaltra'yper un certo fyatio , Vitr. dice ^Ajferi dri^ati non 
lontaniunQdalíaltropiudiduepiediy& fonotraukellíaltiy& íirettiy& dice quefii *¿Jferi > 
guando faramo difiribuitifecondo la fonna del giro, cioé fecondo queüa maniera di uolto yebt 
uolemo fare; deono con catene cffer legati, queíle catene fono legature di legni pofte neüe fom
mita di detti trauiceüi, accioche f t tengbino infierne. Siano qtteñi inchiodati al tetto,& tauola-
to di fopra . Et quegli jpatij tra toffa uuole l'Alberto > che fiano riempiti: ma ui i differenxa tra 
gli empimenti > che fifwmo ne i pareti, o muri da quelli, che ft fknno tra quefie offa , impero-
che nel muro uanno dritti apiombo ,quipiegati, & toni, fecondo la forma de i uolti. uuole an
che , che toffafian dipietra cotta di díte piedi , & i riempimenti di leggierijfima pietra yper non 
carleare i l muro» Dice pai x che per Jare gl i archi,& i uolti yé necejfario Vannatura, che é 
futta di legname fecondo la fonna y che fi mole . fopra queña fi pongono le cratkole di canne, 
perfoñenere quella materia di che fifu i l tíolto, fin chesindurifea x uuole che la mexa palla non 
habbia bifogno cfarmatura ,néqi{clle forme, che uanno imitando queüe che fon di molti anguli; 
ma bene Jk bifogno duna legatura, o teffitura, che le^hi ñrettiffimamente leparti debili, con le 
fwme gagliarde, & iui cortmendalaforma deW Hemifyero .dice poi,che latefiuggineyla 
camera , U fornice hamo bifogno d'amiature , raccomhndando i primi ordini y & i capi de 
gli archi afermiffme impoÜe : & da alemi precetti dtintomo a queña materia, & di levar far-
mature r & di riempir iuani, & di fortificar gli archi ,,i quali precetti fono chiari a praticanti, 
noi ufmmo gli archi, i uolti, le crocciere, (e cube,, i rimenati, le uolte a lumtte fecondo le na 
ture de gli edifici y come ¿noto* Formata la camera y cioé quella curuatura di uolto y come ci 
piace yft copre i l cielo difotto , & f i d a di fopra quello > che dice Vitr, dapoifi fhnno le cernida 

torno 
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torno di ñucco > & non ui entra gejfo di forte alcuna, fotto le cormci * le quali deono ejjtr leggic-
ri y & difottil materia, & non hauer moho ¡porto, perche non ft rompino carie ate dal pefo. St 
deue hauer cura d'intonicar i pareti, &»» queña parte ó Tnolto di fufo il detto Mberto: ma mi 
Haremo con Vitr. & diremo la fuá intentione da capo, la qual é di apparecchiare i uolti, & le 
camere i & dice, che eglifí deue dri-^are alcuni trauiceüi diñanti é te piedi uno dall'aLtro, & 
fiano di Ciprejfo per ejfer legno»che non fi tarla, néfiguafta. queñi trauiceüi deono ejfer com~ 
partiti a tomo la ñan%a con catene di legno fin al tauolato » o tetto con Jpeffi chiodi di ferro con-
fitti: mole che quefie catene fteno, o di Bofo > o di Oliua, o di Ciprejfo, o di B̂ puere, ma non di 
Quercia, perche f t fende, né ¿altro legname, che patifea. Fomite le legature, & dijpoñii 
trauicelli, & confitti fin fotto il tauolato* bifogna con flore di ¡parto Hijpano, che é una forte di 
giunco i o con canne Greche^piñate; & fono ( penfo io ) di queüeyche mi chiamiamo carne uere. 
f t adoperano fmili uolti in l(pmagna ,&ftdd loro quellafoma y che fi mole, perche quefta é 
materia, che f t piega, & che fi maneggia come fi mole, ¿r cofiformato il cielo, fi hanno due f u 
perficie una difopra conueffa, che guarda al tetto, Valtra di fotto concaua, che guarda ilpaui-
mentó. quella difopra é coperta con calce, & arena, & fmaltata > accioche difenda la parte di 
fopradelíegoccieychecadejferodatcolmo yo daüetrauature, Etcofifará ejpeditala parte di 
fopra; & quando non cifujjim canne Greche, uferemo le cannuccie delle paludi, deüe quali fi 
fhranno come craticule infierne légate y & annodate con cordiceüe'y Ogiunchi ritorti ypur che i 
nodi non fiem diñanti Tuno daltaltropiu di due piedi. queñe mataffey o craticule fiano fitte 
agliajferi, conpironidi legno, che Spathelle, o Cortellifichiamano, Quanto uerameñte alia 
parte di fotto fi richiedey cioé fotto il cielo, é darui lafmaltaturt] di calce, & £ arena, & cofi 
di mano in mano coprire, & ¿arena»& di marmo pifio. Finalmentepolito, $ biancheggiato 
iluolto yft deonofar le cornici dintorno fottilijfime y&quantofipuo leggieri, picciole, impe 
roche y fefujferograndiporterebbepericolo, che per lo pefo non fi (laccajfero, & pero bifogna 
amertiredimnfkrledigejfoymadi marmo criueí latOy & dato egualmente di un tenore j ^ r 
dmagroffexig y & accioche ancho egualmente fifecchi y perche quando una parte preueniffe 
Paltra y non egualmente fifeccherebbeno. La leggiereiga loro difende anche gli habitanti dal 
pericolo y perche le cornicigrandi, & larghe ftpojfono per qualche accidente Haccare y & ca-
deradoffhyachiña nelle camere. Deüe cornici altre fi fiiceuano fchietteyaltre lauorate:le 
fchiette flan hene in luoghi doue é fumo, lumi, &polue, accioche meglio fi pofjino fhr nette, 
Le lauorate afogliami, o a figure ñan bene nelle ñan%e della í iate , perche iui non ui é fumo, 
lume y & é cofa incredibile quanto il fumo delle alte Üan^e moca, benche lontane, tanta é la. 
foperbia della biancheiga. Fatte le cornici, & adomato il cielo, é neceffario ancho adornare 
& biancheggiar il muro della ñanxa, <&- apparecchiarlo alie pitture, pero al párete f t dardpri 
ma unagrojfafmaltatura, fopra la qmle poi, che cominciera a feccare bifogna darle una fmal-
tatura di calcey&di arena fatta fecondo quel compartimentoyche fi uorra per dtpignere > W fian 
V altere del párete a piomboyle lungheT^e a linea, gli anguli a fquadraycome uerameñte fi troua 
muri di mille anni et p i u f k t t i tanto eguali, che una riga toccaper tutto:tato fodhcheper tauole fi 
pojfom ufare queüeintonicaturey&fcor^e.-tantofiniychepoliteconun panno rifplendono come 
fpecchii& queflo nafceuayperche dauanopiu crofle a iparetiy&ufauano infinita diligen̂ aydando 
lafeguentefcor̂ aprimayche la precedente fuffe a fktto fecca :era la materia ben macerata,et pre 
parata moho tempoprimaychc fi metteffe in opera;di qui nafceua, che i colori delle pitture non fo 
lo ri(plendeuanoy&erano uagh'hmaancho durauano eternamentey & sincorporauano con quel 
la intonicaturayilche non auuenirebbe quando fi dejfe una fola mano diarenatOyet una di granito» 
Ma perche (pejfoyo per neceffita, o per non caricare tanto le fubriche, fi fogliono jkre i pareti di 
Crattm y t qualiper molti rifpettipojfono ejfer difettofiypero Fitr. ci da iprecetti ancho di farli 
meglio y che fipuo, accioche durino, & non\ facciano fijfure. Ü tutto éfacile y pero pajj'aremo 
adaltro • 

T T x Delle 



Del/e poltture} ne i luoghi humidi. Cap, I I I I . 

O ho det to, con che ragipni fi fannclc copcrtc ne i luoghi afciuttl , hora iq 
crponeroinche modo , accioche dunno , far ÍI conucgna le politezze, nc i 
luoghihumidi : & prima nciconclaui , chcfarannoapic piano cerca tre pie-
di alto dal pauimento in luogo di arenato fi dia la teftola, & fgroíTato, accio' 

che le partí di quellecoperte non fian guafte dairhumor.e . Mafe egli íi t roucrá alcunp 
páre te , che per tutto fia offeío dall'humore , biíbgna allontanarfi alquanto da quello , & 
farne un'altro tanto diftantc, quanto pareráconuenire alia cofa 3 & tra due pare;i fia tira-
to un canale piu baffo del piano del conclaue, & quefto canalc sbocchi in qualche luogp : 
&,poi che egli fara fatto alquanto alto lafeiati ui fianp g l i fpiracoli, perche fe l'humore 
non ufeirá per la bocea) ma uícirá , o di fotto , o di fopra, fi fpargerá nella mura^ura nuo 
ua. Fatte quefte cofe fi dia lo primo rgroíTamento al párete di t e í to la , & poi drizzato, & 
íp iana to , & polito.fia. Ma fe'l luogo non p a t i r i , che fi faccia l'ahra muratura, faccianií 
puré i canali, & le bocche loro efehino i n luogo apertp, dapoi da una parte fopra i l margt 
ne del canale imponganfitegole di due piedi , §: dairaltra fi drizzino i pilaftrelli di quadrcl 
let t i d io t t ,onc ie ,ne i quali poífan federe gl i anguli d i due t ego l e ,& cofi quelli pilaílrt 
íiano tanto diftanti dal parete,che non pafsino un palmo, dapoi dal bailo del párete in fino 
alia cima fian fitte dritte le tegolc oncinatc, alie parti di dentro dcllc quali con diligenza fi^ 
data la peccaceioche fcaccino da fe i l liquore, & cofi di fot to , & fppra i l uqlto habbiano.i 
loro fpiracoli. Al lhorapoi fian biancheggiate con calcejiquida in acqtja,accio non r i f iu t i -
no la ímaltaturaí& croíta d i teftola, perche per rar idi tá prefa nelle fornaci, non poífono 
riceuere la finaltatura, né mantenerla/e la calce fotto pofta , non incolla, & non attacca 
l'una, & l'altra co ía , Indot toui quel primo fgrofl'amcnto, fe le dia in luogo d'arenato la 
te í tola , & tutte le altre eofci come s'é feritto di.fopra. nclle ragioni dil le intonicature;ma 
gliornamenti diella politura deono hauerc propie, ^.particplan ragioni del Decoro , ac
cioche habbiano dignita conuenienti si fecondo la natura de i luoghi , come per.le diífc-
renze delk maniere. Nelle ftanze d f 1 uerno non é utile quefta compofít ione,né la pittu^ 
la di grande fpefa, né i l fotíile ornamento de i nok i , di cornici,perche quelle cofe & dal f l l 
moy&í dalla fuligine di mol t i lumi íi guaftano : ma in quefti fopra i poggi deono le tauole 
con inchioftro ei lerimpennate,6¿ politetrapoftoui icunei di filice,o d i térra rofia, 
Quando faranno efpltcate le camere pure,& politc ancho non fará difpiaceuole Tufo deí-
|e í lanae^el uerno de i Grccij fe alcuno ui uorra por mente; & quefto ufo non é fontup-
fos. ma utile, perche egli ü caua tra'l piano Huello del triclinio quafi due piedi, & hattutp 
bene i l fuo lo j f iu i da, o'l terrazzo, o i l pauimento di teñóle cofi colmato, che habbia le 
ÜDoccke nel cande. Dapoi poi loui fopra i carboni, & calcati fodamente , ui fi da una ma
teria mefcolata di fabbione, di calce, & di fauilla grofla meio piede pofta a regola,& a l i r 

Mello, & poli to i l piano con la cote,fi fa la forma del pauimento ñ e r o , & cofi né i conui-
ui loro, quello, che da i uafi¡, & da gl i fputi loro fi manda a t é r r a , íubito caduto fi fecca, 
<8dferu¡ >che g l i mkiiftrano, fe bene faranno fcalzi , non piglieranno freddo da tai pa^ 
a i m e m i . 

Q m fiuedel'amirabileíndufiria?cheufauanogtiantichtyaccioche l e l o r o f t b r i c h e d n m j j c r o y 
& f i m c ü t í e n e j j e r o beüer & ormteyimperoche anche l a done la natura del luogo poteua impedi-
meyo non pat ina g l i ahb-ellimcntircon ar te fi s foryauano di r imed iare : & p e r c h e non é cofa n i u -
naycheguaf l ipmgl i e d i f i c i i & l e pol i ture , che l a humidita ; non ha dubhio, che quando a quella 
j & a ingeniofamenteprouifioy che l a bel leT^a non confegua t e fe t to fuo: pero hauendo Fitr. f o r 
ma di darc i iprece t t i di abbell irer & biancheggiare le opere f a i t e in luoghi afcmtti, nel preferí-
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te capo cinfegna a rimediare-ai difettide j lmghi humdi . l i difetto' deWbimMo .mne > o dd. 
bajfo per lo terreno, o dall'alto per l i muri, che fiano appoggiatia monti, 04 tvrrmi .piu alti. Se. 
uiene dal baffo, bifogneraper le fiante apié piano dal luogo^doue uorremo fítre ilpmiwento ca
ptar fotto tr.epiedh & riempire tutto ilcauo,4itejióle:, & poijpianarlo hene. qnejla matcriajte-
ñera U htogofempre afciutio,* Ma fe per forte alcun muro fard continuamente tocp.o. d/ilfhumor 
re, allhorafaremo uríaltro muro fottile difcofio da c¡ue¡lo quanto ciparerd comeniente. , . & tra 
que murifi fard un canale piu bajfg alquanto delpiano dalla fianza, ilquale sbocchera in lmgo 
aperto, lafciandoui ifuoijpiragli difopra, perche quando i l canale fujjé moLto alto , & che no¡t 
fe vlifacejfe queflo rimedh, non ha dubbio, chel tutto ammarcirebbey&fi difcioglierebbe:: bi-
fogna adunque dargli le fue bocche di fotto, & ifuoijpiragli difopra. Dri^toadunque i l mu
ro alpredetto modo, allhorapotremofmaltarlp, intonicarlo, & polirlo * mcdefimo rimedio 
cinfegnaTlinio, &Talladio. Mafe per forte illmgo non puopatire,cheSifa^ 
•baflerdfarui i canali, che shocchino ¡n luogo aperto, , & mlle margini d i^e cmalida,ma.p(vr~ 
tefoprapomitegolealteiuepiediy daWaltra faruialcwiimwetti, opilaftreüidi rqattom didm 
terxi dipiede^fopra i qualifi pojfanfopraporreglianguli di duetegoley, & quefte tegole non fian 
(difianti dal párete principale piu ¿un palmo, (¿r^ofi fardfornita la fabrica del canale, & la futt 
copritura:&perche la humiditd del muro principale pojfa entrare nel dettp canak, bifogna lmt 
go ií muro dal piede alia fommitd cqnficcare deüetegole oncinate di modo, che come hamo ung 
p i t r i neWaltra , &ftano quefte di dentrouia con fomma diligen^a impegolate yperche nonyicer 
tiino rhimiditd, & cofi quefte tegolefopplirannoalmancamento del mw-etto,i¿rfamnno:lo iftef 
fo ejfetto, perche tra quelle, & i l muro principale cié ¡patio comeniente * & li$hmmdÍPdrdí¿^ 
muroua tra quelle tegole, & i l muro, puré che di fotto fian le sboccature y&difopm glijpira-
g l i . Fornitaqueftaintauellatura ( diro coft )acciochericeua le imprimiture di tejióle y bifogna 
Jmaltarla di calce liquidayimperoche quella calce rimedia alia ftccitd delle tegole ylequali non 
ricetíerebbeno le intonnicatureyfenxa queüaprima fmaltatura. QueUopoi > che fi debbia dipi-
gnere in fmiliy & altri luoghi Vitr.congranfhcilitdy <¿r con beUi auuert'nmnti ci dimo.ftra,pem 
mi riporto alia interpretationeynel che ficonftdera quello, che appartiene al Decoro rparlapoi 
di una ufanxa Greca difare ipauimenti y cofa bellayutile, & di poca fj^efa, & nel tefto é. manir 
fefta. 
nou" De Ha racione del dipimere ne di edtfi-

ctj. Cap. y. 
• • -

Gli altri concíauijcioé di primaueraj d'autunno, della í1:atc,& gHatrjj,8¿ pe-
riñili da gli antichi ftate fono determínate alcune maniere di pitture.percer» 
ti rifpetti ^ perche la pittura íi fa imagine di quello , che é, & puo eííer, come 
dell'huomojdello edífício3della naue5& delle altre cofe^dalle forme dellequai 

,i,&daicontornidei corpi configuratafimiglianza fipigliano gli eílempi . Da quefto 
gli antichi, che ordinarono i principi delle politezze prima imitarono la diuerfitá delle. 
crofte di m a r m o l le loro collocationij& dipoi delle cornicí,& de i uarij compartimeml 
di colore ceruleo;& di Minio. Dopo intrarono a fare le figure de gli edificij, & delle co* 
k>nne,& imitare gli fporti}&: i rilieuijde i frontifpicij, & ne i luoghi aperti, come nelle ef-
fedre per lampiezza de i pareti difegnarono le fronti deileScene aH'ulanza Trágica, ©tiero) 
.Cómica, ouero Satirica; mane i luoghi da paflcggiare per cflferegli fpacij lunghi fidie-
deroadornarli diuarietadi giardini efprimendo le imagini di certe proprietá dipaefir. 
.perche di pingono i por t i , le Prornontore , i L i t i , i fiumi, te fonti , gli tratti delle acque,. 
i tempijyiboíchifacrij imontij lepecorejpaftori , & lo alcuni luoghi anche fi fanno> 
pitture piu degne} Se che hanno piu fattura, che dimoítrano anche G O ¿ maggiori, come 

fimo* 



f o n o i S i m u I a c n d c i D c í , I e o r c l i n a t e d ¡ c h i a r a t i o n i delle fauole, Ic gucrre T r o i a n e , gíi 
«rrorid'Vl i f le per l i l u o g h i j & a l t r c c o f e , che fono con fimiglianti ragionia quelli fatte 
tíalla natura. M a qucgli eflempi, che erano toki da g í i antichi da cofe uerc , hora fono 
conmaluaggicufanzecorrott i ,&guafl : i , Perchenelle coperte de i muri íi dipingono 
piu prefto i moftri , che le certe imagini prefe da determínate cofe. Perche in ucee di co-
lonne ui íi pongono canne, & ín luogo de faftigi fanno gli arpagineti canalati con le fo-̂  
^liecrefpe: S ími lmente i candellieride i T e m p i e t t i , che í b í t e n g o n o l e figure, & fopra 
kc imediquel l i fannafceredal leradic i ir i tort i tener i con le u o l ü t e , c h e hanno fenza r a -
gioni le figurine, che fopra ui fiedono. S ími lmente i fiorettí da i loro fteli, che hanno me-
z e f i g u r e , c h e e f e o n o d a q u e l ü , a l t r e fimiglianti a i capi humani , altre a i c a p i delle be-
ftic. M a tali cofe, né fono, n é poíTon e í f er , nc faranno giamai . Cof i adunque i cattiui 
coftumi hanno c o n í l r e t t o , che per inertía i malí giudici chiudino gli occhi alie uirtú del-
l 'art i ; perche come puo eífer che una canna foftenti un coperto, ouero un cande l l í er i , un 
Tempiet to , & gli ornamenti d'un frontifpicio, ouero un fafcetto di herba cofi í o t t i l e , & 
mollefoftegnaunafiguretta,che ui ftia fopra fedendof* ouero che dalle r a d i c i , & fuíl i 
piccioli 9 da una parte í iano generati i fiori, & meze figure ? M a benche gli huomini ue-
dino tai cofe eíTex falfe, purc íi dilettano, né fanno c o n t ó fe elle poíTono efler, ó n o : ma 
le m e n ú oífufeate da i giudicij infermi non p o í í b n o approuare, quello, che &: con digni-
t á , & con riputatíone del Decoro puo eífer prouato; perche quelle pitturenon deono 
cflcrapprouate, che non faranno fimili alia uer i tá , n é anche fe bene faranno fatte bellc 
¿a irarte ,peró nc fi dcue far buon giudicio cofi prefto di que l lc , í e non haueranno certe rá 
gioni di argomento fenza offefa dichiarite. Perche ancho a T r a l l i hauendo Apaturio A -
labandeo con fcielta,& buona mano fimo una fcena in un picciolo Theatro,che apprcíTo 
que l l i , í i chíama E c c l e f í a f t i r i o , & hauendo in quella fatto in luogo di colonne le figure, 
& i Ccntaur i , che foftentauano gli Architraui, & i rotondi coperti, & le uolte prominenti 
de i front i íp ic i , & le cornici órnate con capi L e o n i n i : lequai cofe tutte hanno la rag íonc 
de i ftillicidi, che uengono da i coperti . Oltra di quefto n í e n t e d i m e n o fopra quella fcena 
era TEpifcenio, nelquale era l'ornatouario di tutto il tetto,i tholi,i pronai, di mezi fron» 
tifpici. Quando adunque l'afpetto di quella fcena compiaceua al uedere di tutti per l'a-
fprezza,& che di gia erano apparecchiati per approuar quell'opera , Al lhora falto fuori 
L i c i n i o M a t e m á t i c o , & difle gli Alabandei efl'ere aífai íuegl íat i in tutte le c o í e c i u i l i , ma 
per non molto gran peccato di non feruar i l D e c o r o , efler giudicati poco l a u i , perche 
tutte le í tatue , che fono nel lor Gimnafio, pareno trattar le caufe; & quelle , che fono nel 
F o r o tener i difchi,o correré , o giocaralla palla . E t cofi lo ftato delle figure fenza D e 
coro tra le proprictá de i luoghi hauerli accrefeiuto difetto della r iputat íone d c l l a c i t t á . 
M a uediamo anchejchc a noltri tempi la fcena di Apaturio non ci faccia Alabandei, oue
ro Abdcrit i : perche chi di uoí puo hauere le cafe fopra le tegole de i tetti, ouero le co lon-
ne,ouero i frontifpici; perche quefte cofe fi pongono fopra i taífel l i , & non fopra le tego
le de i tetti . Se adunque le c o l é , che non p o í f o n o hauere la ueritá del fatto, faranno da 
noi approuate nelle pitture, uerremo anchora no í a confentire, a quelle c i t t á , che per tali 
dífetti fono í la te giudicatedipoco fapere. Adunque Apaturio nonhebbe ardimento 
di rifpondcre alcuna cofa contra , ma leuo la fcena, & mutatala alia ragione del uero,poi 
che fu acconcia, l'approuo. O haueííero uoluto i dei immorta l í , che Lic inio fuííe torna 
to uiuo, & correggefle quefta pazzia, & gli erranti ord ín i di quefte coperte. M a egli non 
fará fuor di propolito eíplicare, perche la ragion faifa uínca la uer i tá : perche quel lo, chfe 
affaticandofi gli antichi, & ponendoui i n d u í h i a tcntauano di approuare con le arti,a no* 
ftn giorm fi confeguc con i c o l o r í ^ con la uaghczza loro; & quella a u t o r i t á , che la fot-
t i l i u dcllo arteficc daua alie opere, hora la fpefa del patronc fa,the non fia dcfiderata:pcr-

che 
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c í e chi c co'ul de gil antichi, che non habbia ufato parcamente come una medicina ¡I M i 
nio ? M a a i di noí lr i per tutto ¡1 piu delie uolte fono di Minio tutti i pareti coperti»& fe 

eccettuate dalle leggijche dal patrone, & non da colui , che piglia í 'opcre fono rapprefea 
tate. J o ho efpofto alíai cjuelle cofe, nellequali ho potuto far auuertito chi copre i pareti, 
accioche non cada in errore . H o r a dir6,come preparare fi dcono, come mi potra uenir 
in mente, & perche da prima se detto della calce,hora ci refta a parlare del m a r m o . 

Quellcche bifogni dipigner in diuerfe fiante, accioche fia fermtoil Decoro, Fitr . ce lo ha di-
mofirato infarte nelprecedentecap.¿r inparte hora ce lo inferna* & dalla diffinitione della 
pimra}uaargomentandoí¡uello,cheflabene:&poi riprende liberamente le ufan^deipittori 
de i tempi fuohcomc che habbiano deniato moho dalla certa,&giufta ragione degli antichi. 
Done grandemente s'oppone a quella maniera dipitturcche noi chiamamo Grottefche, come co
fa che non poffa fiare in modo alcuno. perche fe íapittura é una imitatione delle cofe,che fono, o 
chepojfono ejjere,comepotremo dire,che fiia benequello, che nelle Grottefche fi uedefeome fo?-
no tnimalhche portano Tempijjcolonne di canmccie,a nigli di moftri,difformitd di naturemifti 
diuariejpecie .-Certoficome lafantafianelfogno ci rapprefenta confufamente le imagini delle 
cofe,& lfpejfopone infierne nature diuerfe: cofipotemo diré, che fheciano le Grottefche, lequali 
fen%adubbiópotenio nominarefognidellapittura. Simil cofa uedemo noi neWarti del parlare* 
imperoche ü Dialetico fifor^a difatisfkre alia ragione, ÍOratore al fenfo^jr alia ragione,il Toe-
ta alquantopiualfenfo,&aldiletto,che aüaragione,ilSofiflafa cofe mofiruofe, & tali, quaU 
ci rapprefenta la fantafia,quando i nofirifentimenti fono chiufi dal fonno, Quanto mo,che fia 
da lodare un fofifia, io lo lafcio giudicare, a chi fa fare differen^a tra ilfalfo, e'l uero, tra il ue~ 
ro, eH uerifimile. Et perche Fitr, éjkcile,& Tlinio nel lib , X X X F . ci da molto lime in que-
fia materia,to non faro altro apompa,ma per quanto io dalle cofe uedute, & lettepojfo compren
dere trouo,che la pittura fi come ognaltra cofa, che fi fa dagli huomini,prima deue hauere inten 
tioni, & rapprefentar qualche efetto, alquale effettof iaindriTgata tuttala compofitione 
fi come lefauole denno ejfere utili alia uita de gli huomim,& la Mufica hauer deue la fua inten^ 
tione, cofi ancho Iapittura. Dapoifi mol ben fapere contornar le cofe,& hauere le Simmetrie 
di tutte le partí, & le rijponden^ diqueüe tra fe. Et con iltntto indi le mouen ê , & g l i atti 
talUche parino di cofe uiue, & non dipinte,& dimofirino gli affetti, & i cofiimi, ilche é di po-
chi: infommapoi ( che é cofadipochijJimi,&anofiri dinonéapenaconfiderata, & é laper-
fettione deWarte) fare icontomi di modo dolci, &sfumati, che ancho sintenda rquel che non ¡ i 
Hede,an%i che Pocchio penfi di uedere, quello ch'egli non uede, che é unfuggir dolciffimo ma te-
nerezga neWOrixpnte della uifia noftra, che éi&non é & che foto fifa con infinita prat ica&• 
che diletta a chi non fapiu oltra,& fa flupire, chi bene la intende. Lafcio fiare i color i cornea 
nimi,la mefcolan%a di quellh& la uagheiga, la morbideiga delle cami nelle imagini nudiebriy 
che fcuoptono i mufculi,ma in modo,che fi intendino ipanni, che fanno fede del nudo yle pieghc 
dolci, lafuelte^a,i lontani,glifcor^i. Val iera della uifia,& altre cofechefono nel dipignere 

femmamente accommodate: & uano faria, grfuori delíinfiituto nofiro a mkr parlare piu dijfu-
[amenté: & c h i ha confiderato moltepitture di diuerfi ualenti huomini,& che hafentito ragiona: 
re,& con diletto, & attentioneha a f c o l t a t o g l i a l t r i j p u o molto ben fapere di quanta importan-
Tafia, & quanto abbraccia quello, che io ho accennato. il refio di Fitr. é manifefio fino alia fine' 
del libro,che io non ho uoluto aggiugnerui altro, parendomi,che Vitru. habbi ajjai chiaramente 
paríalo, Ci reflu hora a d iré di molti omamenti, che fifanno nella Citta,come Tiramidi,Obeli-
fet, Sepulcri, Titoli, Colonne, <& altre cofe fimili: ma hoggimai le cofe antiche di I{gmafono fia-
te mifurate piu uolte,<¿r poíiein luce da molti ualenti huomni,di modo che faro, di minorfótica 

ueder 
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Heder a un tratto lepitture, & mifurark, che leggere molte cartê  che iópotesftfare: Éforto be~ 
ríe ogríuriojchefiafttídiofo deWantichiüi & imitator dé i buonh&chefi\sforxi render ragione di 
quelloyche egli fa,ejfercitaridófi neüe arti libemli W Jpécialmente nelle quattro difcipline,che /o-
noqndttro ftoñ&fi^^ flati,fono, & che fa-
r'anno; & chi anche mole hanere qu'alche ammaejiramento dellefopradette cofcleggti, nel nono 

In che modo s'appafecchiilmarmo 'per gli copri-
mentu Cap, V I . 

• 

•.>/-,<s> ni 
l 

Oh d i u n a ftefla m a n i e r a írí o g n i paefe fi g e n e r a 11 m a i r m O i m a i n a l c u n i l u o g h i 
n a f e o n o le g l ebe c o m e d i fale, che h a n n o l é m i c h é l u c i d e , & r i f p l e n d c n t i , 1c 
qua l i pi f te , & a m m o l l i t c d a n n o g r a n d e u t i l k á nc l l c c o p e r t c , & ne l le cornici; 
m a i n q u e i l u o g h i i n e i q u a i n o n f i t r o u a n o tai c o f e ; piftanfi c o n ipiftelli di 

f e r r o , & í i c r i u e l l a n o i c e m e n t i d i m a r m o , o uero le f c a g l i c , c h e c a d e n o dalle p i e t r e t a g l i a 
te da i t ñ a r m o r a r i q u e í l e , c e r n i r é fí par teno i n tre manicre>& quella par te , che fará p i u 
g r a n d e , ( c o m e fi é det to d i fopra) c o n la ca lce fi d i a c o n l ' a r e n a t o , dapoi la f e g u e n t e , 6c 
l a t e r z a j C h e f á r á p i u f o t t i l e . date q u e í l e core,& C o n d i l i genza pareggiate, & l i f c ia te , h a b -
b i a í i r a g i o h e a d a r é i c o l o r i i n guifajChe m á n d i n o f u o r i l u c e n t i raggijS: f p l e n d o r i , d c i q u a 
l i quefta fará k p r i m a d i f f e r e n z a ^ i p p a r a t o . 

De i coloriy&primd deü'Ochrea, Cap, V I L 
E i colori alcuni fono, che da lor ftefsi nafeono in certi luoghi, & indi íi cana 
no, altri da altre cofe infierne pofte,^ mefcolate, o températe íi compongo 
no ,acciochedieno nelle opere utilitá alio ifteíío modo. Ma efponeremo 

'quellijchcdafenáfcentificauanOjComeérOchrea. Qucfta in moki luo
ghi , come anche in Italia, fi troua, Ma l'Attica é ottima-, & quefla non íi ha al tempo 
rioftro,percheinAthenele minere,doue fi caua l'argento, quando haueuano le fami-
glie ; allhora fi canana fotterra per trouare lo argento : quando iui fi trouaua la nena la fe-
guitauano Come fuííe ñata d'Argento. Et pero gli anticíii alie politezze dell'opere ufaro 
ño unagran copia di Sile , & anche in molti luoghi fi caua copioíamente la térra roífa, ma 
perfertamenteinpochi, come nel Ponto la Sinope,& in EgittoJ& neU'ifole Balean in 
Hirpagria,né menoinLemno,rentratedella qual ifola i l Senato,& popólo Romano 
conceíte a gli Atheniefi da eííer godute. 11 Paretonio prende il nome da quei luoghi, do 
ue egli fi caua, & con la ifteíía ragione i l Melino, perche 'a forza di quel metallo, fi dice 
eííer in Meló rifóla Ciclada . Laterrauerdenafcein molti luoghi, ma la perfetta nel-
Flfoladi Smirni. Q.iieíla i Greci Theodotia fogliono chiamare, perche Theodoto fi 
chiamaua colui, nel fondo del quale prima fu ritrouata quella forte di creta. L'oropig' 
mentó da Greci Arfenico nominato, (i caua nel Ponto, &: cofi in piu luoqlii la Sandáraca, 
mal'ottimain Pontoapprefloil fiumeHipahi, hala fuauena; main altre partí, come tra 
iconfinidiMagnefia,&:diEfefoforioluoghi,d'onde ella fi caua apparecchiata, fi che 
non é bifogno macinarla, ma c cofi íottile j come fufíe con la mano trita, & criuellata . 

L'Ochrea ft chiama terragialla, & ancho Ochrea uolgarmente; qncfla fi abbrufcia, perche 
fuccia i l fondo aWOchrea non abbrufciata,peró che fi fh pin fenray^r rug^u, nc uienc dalle par
tí diLeHante>&ione ho tronato ancho nelle friiepojjejjionine imonti d'r Trinigiana buomjjlnuy 
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Sr in eran copia. Sil attko, era un minerale di colore come alcuniuogliono deWOchreay & non 
fanno anche diferenra tra Ochrea eír Sile > ma iojiimo, che Ochrea fi a Home genérale > &Si l t 
(heciale, pero puo effer, chél Sile fujjc di una Jpecie di Ochrea; ma di colore alqmnto diuerfo , ó 
chepen¡eJfeall'ax¿4rro> o al purpureo, & uiolino , Rubrica, & Simpe fono terreroJJe> noi 
chiamiamo la rubrica imhuoro, & in altri luoghi buoro, & quefle terre rojje erario in que luo-
ghidoutdiceVitr.buone,&perfette . l l paretonio y<¿r,melino erancolori, queüo bianco, & 
queflogiallo, la cagione perche cofi fono chiamati épofla daFit. La creta uerde, mi chiamia
mo térra uerde. La fundar acá é di colore di aran^noi chiamiamo minio fatto di biacca abbrn 
fciata t ma lafandaraca era nafcente, & anche fatta ad arte come dirá rür.quifotto. 

tDelle ragioni del minio. Cap. F U L 
Ora ioentreroadefplicare le ragioni del Minio. Queílo prima fidice eíTerc. 
flato ritrouato ne i campi Cilbiuni de gli Efeílj: i l cui effetro, & la cui ragio-
ne ne da caufa di gran merauiglia. Cauafi una Zoppa,detta Antraxjprima dic 
per lo maneggiar ella diuenti Minio:la uena é di colore come ferro alquanto 

pin roflo, hauendo intorno a fe una poluere roíía . Quando fi caua, per le percoííc de i 
¿erri manda fuori le lagrime d'argento uiuo, le quali fubico da quelli, che cauano fono 
raccolte. Quefle zoppeaffunate per la pienezza deirhumore, che hanao dentro fi pon-
gono nelle fornaci delie ofHcine, accioche íifecchino, & cjuel fumo, che dal uapore del 
íuoco fi leua da qucllezoppe, quando ricade nel fuolo del forno, é trouato eíterargento 
uiuo. Leuateuia le zoppe, quellegocciolc, che reftano per la picciolezza loro nonli 
poíTono raccorre, ma in un uafo di acqua fi fan correré, & iui fi raunano, & fi confonde-
no infierne; & quefle eílendo di mifura di quattro feftari, quando fi pefano, fi trouano ef 
íer cento libre :ma quando é infierne turto quello argento in un uafo,fe fopra ui fi po* 
nerá un pefo di cento, egli flará difopra, né potra col fuo pefo premere quel liquore , né 
fcacciarlo, né difsiparlo. leuato i l centenáio; fe iui fi ponerá uno fcrupulo d'oro , non fo 
pranuoterájmafe ne andera al fondo da fe flefíb .cofi non per la grandezza del pefo , ma 
per la qualitá fuá ciafcuna cofa eífer cofi grane non fi deue negare. Et queílo é utile a mol 
tecofe, perche né lo argento, né i l rame fcnza quello fi puo dorare , che bene ftia,& 
quando Toro é conteftoin qualcheuefle, checonfuinata per la uecchiezzi, non íípoíTa 
pm portare con honeftá, pongafi quel panno d'oro in uafi di térra, & fia nel foco abbru-
fciato. Lacenerefigetta nell'acqua,allaquale ííaggiugae l'argento uiuo, i l qualeafe 
tiratuttelemiche deiroro,&: le sforza adunirfi íeco: uotata poi racqua,queflo s'in-
fonde,&riuerfciainunpanno,ÍScin quello é con le mani ftruccato, l'argento efce per 
le raritá del panno con il liquore, & Toro per la ftrettezza , & comprefsione raünato di 
dentro puro fi ritroua. 

"Del/a temperatura del Minio. Cap, I X . • 
• 

O ritorneró hora alia temperatura del Minio, perche quelle zoppe eflendo 
-aridefi piftano con piftelli di ferro, & li macinano , & con fpeíTe lauatuie, & 
cotturc file fanno ueniri colori. Quando adunque faranno mándate fuori 

. le goccie dello argento uiuo, allhora fi fa i l Minio di natura teñera , & di for 
za debile, & per hauer lafeiato l'argento uiuo ,lafeia anche le uirtú naturali, che egli in fe 
tcneua. Et pero quando é dato nelle politurc de i conclauirefta nel fuo colore lenzadi-

W fetri: 



fctti: ma in luoghí apcni come in peníhli, ik tncdie, & in alcri fimiglianti luoghi donei| 
Sok,* & la Luna poííono mandare i raggi, & i lumi loro , quando da quefti i l luogo c toc-
cato , fi guafta, & perduta la uii tu del colore,n denigra. Et pero & molti altri, & Fabe-
rio fcriba haucndo uoluto hauerc nel monte Auentino una bella, & ornata caía i ne i peri-
ttilifeceatuttiiparcti dar di Minio, i quali dopo trenta giorni diucntorno dibrutto,&: 
diuerfo colore, & pero di rubicocondulíechiglideífe di altri colorí. Ma fe alcuno fará 
piu fottile , 8c uorrá, che la politezza del Minio ritegna il íuo colore» quando il párete Ta
ra polito , & fecco , allhora dia col penello di cera púnica liquefatta al fuoco temperata 
con alquanto oglio, dapoi pofti i carboni in un uafe di ferro fará fudare quella cera fcaldan 
dola col párete, & fará íi che la fi ftenda cgualmente, dapoi con una candela, & con un 
lenzuolo netto la freghi, al modo che fi nectano le nude ftatue di marmo, Se quefta opera-
tione Grecamente fi chiama Caufis : cofi la coperta della cera púnica non permette, che 
lo fplendore della Luna, né i raggi del Solé toccaudo kuino uia i l colore da quelle politu-
re. Da quelle officine, che fon alie caue de i metalli de gh Efefij, per quefta cagionc fo
no ftate traportate a Roma , perche quefta forte di uena é ftata dapoi ritrouata ne i paefi di 
Spagna , da i metalli delle quali fi portano le zoppc,che per li Daciari a Roma fi curano. 
Et quefte officine fono tra i l Templo di Flora, & di Quirino , Vitiafi i l Minio mefcolan-
doui la calce, & fe alcuno uorrá fare efperienza, fe egli fará uitiato, cofi bifogna prouare: 
Piglifi una lama di ferro , o paletta che fi dichi, fopra eífa fi pona i l Minio , & pofta al fq, 
co, fin che la lama fia aífocata, quando di bianco fi muta in ñero , leuifi la lama dal fuoco, 
& fe raffredato il Minio, ritornerá nel fuo primo colore, fenza dubbio fi prouerá eífer 
íenzadifetto,mafeeglirefterá ñero dimoftrerá eííere uitiato. lohodettoquellecofe, 
che mi fono uenute in mente del Minio . La ChrifocoUa fi porta da Macedonia, & fi caua 
da que luoghi, che fono profsimi a i metalli di Rame. 11 Minio , & TEndico, con eíTo i 
uocaboli íidimoftrain che luoghi fi generino. 

i l Minio come dice Vlin, i ma forte di arena di colore del^afferano: ta cera Túnica dicono ef-
fer cera hianca. i l modo di furia hianca é in Tlin, a l n , libro, nel capK 14. ChrifocoUa é colla 
da oro, U dicono Eorafo. // Minio é detto da un Fiume della Spagna cofi nominato. indicum 
da noi é detto Endego, é di color Biauofcuro, fi tingono ipanni con queÜo 3 & f i u f a anche nel-
lepitture* 

.. ' . , • • • 

De i color i artifíciofí. Cap, X. 

Ora io cntrero a quelle cofe, che mutate^con le tempre delle mefcolanze d'al-
tre maniere riceueno le proprietá de i colori. Et prima io diro dello inchio 
ftro, Tufo del quale nelle opere ha grande necefsitá , accio manifefte fiano le 
tempre, in che modo con certe ragioni di artefici fiano prepárate. I I luogo 

ediíicato, come i l Lacónico, & di marmo fi polifee, & fi lifcia fottilmente, dinanzi a 
quefto fi fa una picciola fornace, che ha le apriture di dentro uerfo il Lacónico, & la boc 
ca fuá di fuori fi chinde , & abbnífa con gran diligenza , accioche la fiamma difsipata non 
fia di fuorijnella fornace fi pone della refina, o rafa , & quefta bruciandola la forza del 
fuoco conftrigne mandar fuori per le apriture tra i l Lacónico il fumo, i l quale d'intorno 
i pareti, & la curuatura della camera fi attacca : dapoi raccolto parte fi compone battuto 
co la gomma all'ufo dello inchioftrolibrario parte icopritori mefcolandoui della colla 
ufano ne i pareti. Mafe non faranno quefte copie apparecchiate, cofi alia necefsitá fide-
ueprouederc,accioche per lo afpettare,& indugiare Topera non fia trattenuta. Sian 
abbruciateletaglie,ofchcggiedellaTjglia,6¿fatti di eflb i carboni fiano c f t in t i , ^ poi 

nel 
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nel mortaio con la colla piflati, ftr coíí fi fiirá una tinta per coprirc, che hauera del buono. 
Similmente auuerrá fe la fcccia del uino feccata , & cotta íaiá nclla fornace, & poi piftata 
conlacoIJafaráaílai gratoilcoloredeirinchiofti-o,&quanto piu íi farádimiglior uino 
^nn folofarálmírare il colore deirinchioflro, ma anche dello Endcco, 

T>elle tempre del color cerúleo. Cap. X I . 
E tempre dello Azurro prima fono ftate ritrouate in Aleííandria. Dapoi Ve-
ílorio apozzuolo ordinochefi faceííe. La ragione di quel colore, di che co
fa fia ftata ritrouata, da da merauigliare aflTai; perche egli fi pifta Tarena col 
fiore del N i t ro , coíí fottilmente, che diuenta Come fariña , & mefcolata col 

rame di Cipro limato íi bagna,iaccioche íi tenga infierne, dapoi riuoltandola con le maní 
íi fanno palle, & fi mettono infieme di modo, che fi fecchino. Quefte fecche fi compon 
gonoin un uafodi térra, che poifi mette in fornace, cofiil rame , & quelfarena quando 
dallaforzidel fuocobogliendoinfieme> fi haueranno feccatodando a uicenda, & rice* 
uendo i fudori, dalle loro propietá fi parteno, & compofti delle loro cofe per la gran fot 
jza del calore diuentano di color azurro. Ma l'arena abbruciata, che nel coprire i pareti , 
ha non poca utUita,fitemprainquefl:o modo. Cuocefi unazoppa di pietraazurra bue
na fí, che fia dal fuoco , come i l ferroaífocata, quclla con aceto fi eílingue, & diuenta di 
color purpureo. 

Come f i facétala cemfa, tluerderame la San
dáraca. Cap. X I L 

Ella Cernía, & del VerdeFame,&che da noftriEruca fi chiama,non é fuorí 
di propofito a diré in che modo fi faccia. 1 Rhodiotti mettendo ne i dogli le 
limaturedipiombojfpargonoquelle di aceto, & fopra quelle limature ui 
mettonolemaíredipiombo,& otturanocon icoperchi fi fattamente que 

dogli, che non poífonorefpirarcdopouncerto tempo aprendogli ritrouaño la Cerufa , 
oBiacca,che fidichi dalle maíTe di piombo. Et con la iílcífa ragione ponendoui le la-
melle di rame, fanno il Verderame, nominato Eruca. Ma la Cerufa cuocendofi ne!la for 
nace, cangiato il fuo colore alio incendio del fuoco] diuenta] Sandáraca . (Che mi minio 
ch amiamo.) Et gli huomini hanno imparato quefto dallo incendio íatto a cafo, & quel-
la é di minor utilitá, che quella, che nata da metalli fi caua . 

In che modo fi faceta l'OJlro ecceÜentifimo di tutti i 
colon arttjicialí/ Cap. X I I I . 

Wpff^M ^ incomincieró hora diré deirOíl ro , il qualeritiene & carifsima,&ec 
Wn 'ent^ma^oa«jtaden'afpeuooltra i predetticolorí, Quefto fi coglied 

eccel-
dalle 

marine conchiglie , del quale fi tigne la purpura, & di quello non fon minori 
le merauigliea chi confidera , che delle*ahre nature delle cofe. Pcrcioche 

non ha il colore d'una maniera in tutti que luoghi, che nafce, ma dal corfo del Solé natu
ralmente fiiempra. Et pero quello, che firacccglic nel Ponto, & nclla Gallia, perche 
qucllepartiío 10 uicineal Scttcnrrione, é ñero. A chi uainanzi fotto al Scttcntrione éli 

y V' i uido, 
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uiáo, quello, che fi ha dairOrícnte, & occidente cquínottiale e di colore ulolino ; queU 
l o , che fi caua nelle parti di mezo di c rofíb, & pero quefto roflb, ancho fi genera neÜ'ifo 
la di Rhodi, & in altre partí, che fono uicinc al corfo del Solé. Queile conchiglie quan-
do fono raccolte, con ferri fi fendono d'intorno > dalle quali percoííe ne uienc la fanic 
purpurea, come una lagrima, che goccia. Cauata ne i mortai piítandofi fi apparecchia , 
& quello, che dalle teíle marine fi caua per quefto é ftato Oftro nominato, & quefto per 
la falfugine prefto fi fa fitibondo, fe egli d'intorno non ha i l melé fparfo. Hercole Ti
rio fotto Minos ritrouó la tintura dellaporpora, che fi chiarm conchilium y ejfendofi i l fuo ca
ñe imhrattato di queüafaeie le mafceüe, & la portó al l\e di Thenicia i l quálefu i l primo che 
portajje la porpora. 

íDf i colorí purpurei. Cap. X I 1 I L 
11 Annofi ancho i colori purpurei tinta la creta con la radice 'di Rubbia, & Hif-

gino . Et fímilmente da i fiori fi fanno altri colori, & pero quando i tintori 
uogliono imitare il Sil Attico, gettando la uiola fecca in un uafo la fanno 
bollire con í'acqua > dapoi quando é temperata la gettano in una pezzaj & con 

le mani ítruccandola riceuenol'acqua di uiole colorirá in un mortaio,& di quella infon-
dendoli la creta roíía , & pillándola fanno i l colore del Sile Attico, con quella iftelTa ra-
gione temprando i l uacinio, & con quella mefcolando fanno la purpura bella, Et anche 
chi non puo per la careftia ufare la chrifocolla tingono l'herba, che fi chiama lúteo di azur 
ro , & ufano un colore uerdifsimoj&quefta fi chiama infeóliua, cioé tintura * Appreífo 
per la inopia delEndego tignendo la creta Selinufia,oucr rAnnularia,& il uetro detto Hia 
loimitano i l colore dell'Éndego . lo ho fcrittoin quefto libro quanto mi épotutouenir 
in mente con quali cofe, & con che ragione alia difpofitione della fermezza^áí bellezza bifo 
gna far le pitture,& che fcírze habbianO iri fe tutti i colori.In fecte uolumi adunque, termí 
nate fono tune le pcrfettionidelle fabriche,&dimoftrato, che opportunitá, & commo-
dohauerdebbiano.Nelfeguenteiotratteiódell'acquajín che modo fi troui, douenon 
é , & con che ragione fi conduca,& con che cofe fi prouerá fe ella é fana, & idónea all'ufo. 

La í^ubia, é detta í{uggia > & ftufa mlgarmente da i tintori depanni. Hifgino > & Faci-
nio, & Hiacintho , i una íjieffa cofa. La creta Selinufu di color di latié, & l'.Annularia é bim~ 
ta.nelreftoiononho prouato quejle cofe, né uoglio empir i l libro di ricette, 
> . ., • , - i¡\ 
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, ti Fine del Settimo Libro. 
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Proemio, 

HÁLETE Milefio, uno di fette Sapienti dííTe, l'acqua effer pmicípio di 
tuttelecofe. Heraclitoil fuoco;i Sacerdoti de i Magi l'acqua,& i l 
fuoco. Euripide auditore di Anaxagora,ilquale Filofofo gli Athenieíi 
Sceaico nominarono, lo aere, & la térra, & quella dalle pioggie celefti 
ingrauidata hauere generato nel mondo i parti dclle genti, & di tuttt 
gli animali, & quelle cofe, che da quella fofl'ero prodocte, quando co-

ftrette dalla forza del tempo fi difcioglieflero, in quella di nuouo ritornare, & quelle> che 
di aere nafceíTero, anche nelle parti del cielo cangiarfí ncl riceuere alcuno difetto, ma mu-
tata la loro difíblutionc ricaderc nella iíleíía proprietá, nellaquale crano per innanzi; Ma 
Pithagora, Empedocle, EpicarmOjád gli akri Fifici,& Filofofi queíH eííer quattro prín-
cipij ci propofero,aere, fuoco, acqua, & terra,& le qualitá di quefti tra fe con naturale 
forma congiunte per le dilferenze delle cofe operare; & noi auuertimo non folamente le 
cofejchenafceno da quefti principijjhauereilnafcimento loro, ma tíntele cofe non no-
trirfi, nc crefeere, né conferuarfi fenza la forza loro; percioche i corpi leniza fpirito ridon-
danti non pofTono hauere la uita, fe lo aere, che ui entra jnon hauerá fatto del continuo 
crefeendo gli accrefciment¡,& le diminutioni. Cioéil rejpirare, che fifh col tirare i l fiata 
a fe, & mandarlo fuori. Ma fe egli non fará nel corpo anchora una giufta mifura di ca
lore non ui fará lo fpirito uitale, nc i l poterfi ferinamente drizzare in piedi; & le forze del 
cibo non potranno hauere la tempra della digeftione; & pero non notncandofi i corpi di 
terreftre cibo, mancherebbeno, & coíi dalla mefcolanza del principio terreno faranno 
abbandonati: & gli animali fe faranno fenza la poteftá dell humore exhaufti,& afciutti dal 
liquore dei fuoi principíj íi feccheranno. Dice^riflotile, che noicinotrimo diqueüe co
fe , deüe qualifiamo compofti, &perd i quattro elementifono necejfari alia uitadeWhuomo, jper 
che diqueüiil corpo é compoflo, 

iamente 
altre co-

mor 
taü non puo effer ficura largamente alie mani pronte ci diede in ogni parte del mondo; & 
pero di quefti principijfe per cafo alcuna cofa ui manca di fpirito , lo aere afsignato per 
reftituirlo, ciopreftacopiofamente. Malo impeto del Solé apparecchiato,ad aiutarci 
col calore>& i l fuoco ritrouato la uita piu ficura ci rende, & coíi i l frutto della térra pre-
ftandoci la copia del uiuere per gli foprabondantidefiderij aliena, & nutrifcegli animali 
pafcendoli continuamente, & l'acqua non folamente per lo beuere, ma per Tufo dandoci 
infinite necefsitá per eíferci data per grande utilitá ci rende : & da ció quelli, che all'ufan-
zade gliEgittij trattano le cofe facredimoftrano tutte le cofe confiftcre dalla forza del 
liquore,& peró quando ricoprono i uafi dell'acqua, i quali al fiero Templo con cafta rc-
ligionefi portano,alihora inginocchiati con le mani al cielo ringratiano per taliritroua-
mentijlabontá diuina. 

Implica. 
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EplicaVitr.le cofe dette nelfecondo libro, al primo cap. arca i principij materiali 
ddlejcofe, ma can diuerfa mtentione; perche nélfecondo egli hauea animo di dinto-
jlraregli effcttiyche uengono dalla mefcolanxa de i principij neüe cofe, come neta 
calce, ne i mattoni, nell'arenajnelle pietrey&negU albeñ : ma quité ha intentione 

trattare della naturai&dellufo dell'acque: &ín uero ha 'bemagioaeídi adornare quefia fuafiiti 
ca con i l trattamento deWacque: perche ft come loro , & l e gemme, & le pietre fono pretiofe 
per la raritd loro, tutto che>la natura humana habhiapoco bifogno di quelle, coft tacqua épre-
ciofaperla neceJfitáJ&per l'ufo della uita: doue non inméritamente> & ifauii& ipoetit & i 
facerdotihamo celebratoru¡odell,acqua.& perche la citta di J{oma ha di gran lungafupera-
to con lyopere,&con le condotte deWacque tutto quéllo, che é flato altroue, perb Vitru. oltra 
fufouniuerfalédeWacque,per fatisfareancheinquefla parte a i P^omanifha particolamiente 
•uníibro a qutfla materia confecrato, doue parla, & delta natura deWacqua > & áeWufo. 
Dellanatura neparlaynelfccondo, teryo, &quarto cap. deWufo, nelprimoi^r ne gli altri.quan 
ta alia natura-cinarra le proprietd deWacque, lefor^e , & qualitáfeguendo una diletteuole hi~ 
ftoria naturale. Quanto aWufo,tralta della inuentione deWacque, della elettioncdel condurle, 
& del conferuarle. ¿dlla inuentione dona ilprimo capo. ^Alla elettione i l quinto, perche noné 
ajfai trouare le acque, ma éneceffario lo eleggere le buone,&falutifere. al condurle, & confer
uarle da i l fefto,& i l fettimo capo,mfegnandocia liuellarle,& dimojirandoci gli flrumenti att'het 
imodi di cóndurle,& coft con grande utilitddá perfettione aWottauo lib. ilquale io ejfiorró ne i 
laoghi lafciando le digreffioni,& la pompa ad altro tempo. 

Della inuentione dell'acqm. Cap. 1. 

Sfendo adunque,& da i Fiíict, & da i FiIofofi,&: da i Sacerdoti giudicato, tuttc 
le cofe ftare infierne per la for¿a dciracqua, io ho penfito (po i , che ne i piimi 
fetieuoluini erpofteíono le ragioni de gli edifícij) in qxtcíto doueríi dellein • 
uentioni dell'acque ti aerare, & che forze habbino ncllc pi opieu de luogh',^ 

con che ragioni fi conduchino,& come anchora cjueiia (i proui. Concludcpcrdimoflrarc 
lafua interttiorie,&intreparole ahbracciatm beld:fcorfo fopra lacdüe dicendo . Percio cht 

* c i l a é m o l t o neceírariaj&: alia uita,& ai piaceri,& ail'ufocjuótidíano. 
IAWX uita egli Iha dirmflrato difopra: perche fen^a Ihumore c impcfjihile mantener ft in ui

ta: alpiacerC; qui lafcio dífeorrere a chi ha ueduto beü'fiimi ¡¡ti, ac$ue,rufceüi,&font!,diquan
to contento, & diletto fta la uifia di queüi: aWufo,gli efferciti,gliajfedídti,gliartefici, le cam 
fagne,H mare,&la tena finalmente dimoflra Pufo deWacque, pero uerremo aW ufo feguit ando la 
intentione,^ lor diñe di Vit. Ma queíla lará piu facilc fe le Fonti apcrtc,& correnti feranno, 

Tratta della inuentione dcWacque, *r rinch'udt ilfuo dijeorfo in queíla fomma, che lacque^ 
o uero ft trouauo aperte, & dalla natura dimGsrrate, come fono i Fonti, i Fiumi, & altre uenc 
apertc, & manifeñe,&perb dice Vitru. Ma queíla &c. o uero ft trouano afeofe, & fot-
térra , & queHe, o dalla forma, & fkccia delluogofi trouano, & g l i inditij fono prima efyoñi 
da Fitru. dicendo. 

Ma fe non correrán n o deueíi fotterra cercare ¡capi,& raccoglierla . l e quai cofe in 
qncfto modo dcono eírereerperimencate; che ítefo in térra alcuno con i denti appoggia-
ti prima,che i l Sol naíca done l'acqua íi deue troiiarc,&: poltoin térra ií mento>& fermato 
fopra un Z u e c o piccolofi riguardi il p icfe d'intorno: perche in quellomodo fermato i l 
memo la uiíla non andera piu alto eleiuta del bifogno, ma con certo fine i paefi a liuclla-
taaltezzacquale alTorizonte difegnerá . Ailhora doue fi feorgeranno gli humori inipef-
firfi, & incrcfparfiinfierne , & iiuicrc folleujiíi iuibifogna cauare, perche quefto fegno 
non (i puo fare in luoso f e c c o . 

ht 
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Et pone il modo dicendo, che fe álamo la mattinaa bmna hora ft flenderdin térra, &giíar-

¿itiofrendono and)e quellh che cauanole minereypercio che,& dalla quantitd del uapore',.& 
dal colorear endono argomento della qualitd della minera;&uuole,Talladio, che quejiapr.ouafi 
faccia nel mefe d^gofto.leggi tutta quefta materia al fettimo, & ottauocapo delta fuá agriaolr 
tura. Toñoqueñonaturaleinditiouieneritr.adejponere quelli argomenn-, cheficauano dalla 
qualitd della t e r r a l dice. Anche auuertir deue chi cerca l'acquejdi che natura.ria.il 1UQ> 
go. £í ne rende la ragione dicendo. Perche certi, & determinan fono i luoghldoue na-
feo no l'accjue. Et ci ejpone la natura de i luoghi, i l che éfacile nelf autore, & non ha,bifpgm 
dinoftra dichiaratione. 

Nella creta é fottile, & pocaA1 non alta copia,Si cjuella nondi ottimo faporc ,(&c.o.íÍ 
é fottile nel fabbione difeioito. ma íe ella íi trouerá in luoghi piu bafsi fará fangofa ith-
fuaue. Nella térra negra íi trouano fudori, & ílille non groíTe, lequali raccolte petíe 
pioggie del uerno ne gli ípeísij^ íodi luoghi danno giu. quefli fonodi ottimo fapore. 
Dalla ghiara ñeramente mediocri, & non certe uene íi trouano, & quefte fono.di mirahU 
foauita, & cofi ancora dal fabbione mafchio)dairarena,& dal carbonchio piu.certe,&piu 
ftabili fono le copie deiracque,& quefte fono di buon fapore. Dal faíTo roíro,[& abbori-
danti,& buone uengono, fe tra le uene non feorreranno, & non fcoleranno»ma fotto le 
radici de i monti, & ne i felici pii^copiofi,& piu abbondantí, & quefte piu fredjde, & piú 
fane: ma ne i fonti campeftri falfe fono,graui, tepide & infoaui, fe non, romperanno ue-
nendo da i monti fotterra nel mezo de i campi; & quelle hanno la foauita deli'acque moa 
tane3che fono coperte d'intorno daglialberi. Mai fegnia chemaniere diterre fotto ftan-
no leaeque, oltra i foprafcritti, queíti faranno: fe egli íi trouerá che cinafca i l fottil Giua-
co, la SaliceerraticaJ'Alno^l Vitice, l'Arundine, l'riedere, &altrecofeíimiglianti, che 
nonpoííonouenireinlucej nénutriríidafefenzarhumore. Sogliono lefteífe cofeefter 
natenclle Lacune, le quali fiando anche oltra i l refto del campo riceuono l'acque dellc 
pioggie, & per lo uerno ne i campi,& lungamente per la capacita conferuano l'humorezal-
le quai cofe non íi deue daré fede, ma in quei paefi,& in quelle terre,doue non fono lagu-
ne,& che nafeono per natura,& non per femente, iui Q deuel'acqua cercare. Ma queüo* 
che appartiene aüa induñria deUhuomoper trouar l'acque é toccato da Fitr. dicendo. 

Main quei luoghi, ne i quali fimili inuentioni non faranno íignificatej in quefto modo 
íi deono cfperimentare. Cauiíi per ogni uerfo i l luogo alto piedi tre.largo non meno di 
piedi cinque,& in eíío pofto fia uerfo il tramontar del Solé uno bacüe di Rame,odi Piom 
bo, o uero una conca.di quefti quello,che fará pronto uoglio,che fi unga dentro di oglio, 
& riuerfo fi metta,& la bocea della caua fia di canne, o di frondi coperta , & di fopra ui fi 
metta della terra,dipoiilg¡orno íeguentefia fcoperta,& fe nel uafo farannogoccie,&fu
dori quefto luogo hauerá delFacqua . Appreftb fe uno uafofatto di creta non cotta in 
quelb caua con quellá ragione fará coperto , & fe quei luogo hauerá dell'acqua eííendp 
poi feoperto, i l uafo fará humidoJ& anche fi difeiogiierá dall'humore. fe in queüa caua 
fi mettera una ciocca di lana, & nel di feguente fará ftruccata l'acqua di quella, dimoftre-
raquel luogo hauer copia di acqua. Ne meno auuerrá fe ui fará acconcia una lucerna, & 
mena d'oglio,& acccfa,& in quei luogo coperta,& nel di feguente non fará afciugata , ma 
hauerá li auanzi deiroglio,6¿ del papero,& cíía fi trouerá humida,dará fegno d'abbondan-
za d'acqua. perche ogni teporeafetiraglihumori: Anche,fe in quei luogo fará fattofuo-
co,& moho rifcaldata la térra, 8¿ adufta,& da fe fufeiterá un uapore nebulofo ,quefto 
lu ogo hauerá deU'acqua , Poi che tai cofe in quefto modo témate faranno, & ritrouati i 

fcgni 
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fcgn¡foprarcntti,allhorain quclluogofí deue cauarcilpozzor&fccgli íitroucii i l capo 
deiracqua,anche piu pozzi d'intorno fi deono cauare, & tutti per una cauain un luogo 
fteflb fi deono condurre. ¿írgomenti delfito, & forma del luogo. 
' Et quefte cofe ne i monti, nelle regioni Seccentrionali fpecialmente fi deono cercare, 

perció che in quelli, & piu dolci, & piu íane,3¿ piu copiofc fono le acque; impcroche fo
no riuolte dal corfo del Solé; & pero in tai luoghi gli alberi fono5 fpefsi, de le felue, 8c i 
monti hanno l'ombre loro o f t a n M , che i raggi del Solea térra diri t t i , non uenghino,né 
pofsino afciugare gli humori. Gli fpatij anche de i monti riceuono le pioggie , & per la 
ípeífezza delle felue iui le neui dall'ombre de gli alberi,6¿ de i monti lungamente fi confer-
uano,dapoiliquefattecolanoperleuene dellatérra,& coííperuengono alleintimera-
d¡ciííc|imonti, daiqualierompcno glifcorrenti corfi de i fonti. A l contrario ne i luo-
ehrcampeftr¡J& piani, hauer non fi poílbno le copie deiracque,& fe puré fono , al meno 

parte dalla fottile falubritá l'aere rímouendo,& leuando porta nello impero del 
ciclo, & quelle, che dure fono,& grauifsime, & infuaui, quelle (dico ) lafeiate fono ne i 
fonti campeftri. 

K^on fempre la natura con larghi fiumi, con jpefle fonti, o con aperti inditij ci dimojlra tab-
bondan%a deWacque,ma Jpejfo tra le uifeere della terraycomefangHe nelle uene, raccoglie lyac
que, & per luoghi afcofi, le conduce: pero uolendo noi con induftria ritrouare quello , che la na
tura ci tiene afeof o,a quello prouede Fitr. nclprefente luogo, & ci infegna di ritrouare gli indi
ti j , quando la natura non ce l i moftrajfe, & a cauare i pitígié ne i quali é dauuertire, che non fi 
troua l'acqua,feprima nonft ua tanto fotto, che ci jiia i l letto del fiumefopra,&oltra di quefto 
ci mole indufiriaper fuggir ilpericolo,che i l terreno non cada,o che la efalatione non ci ofenda, 
perche hene jpejfo dal terreno cauato efeono alcuni uenenofh&pejiiferi uapori, come benfanno 
qudli,che cauano le minere,a i quali in quejio cafofi deue dimandar configlio, & Fitru.con que-
¡io ciconchiudeiltrattamentodeWimientionedell'acque^Tlmio^Talladio , & moiti altri 
fe ne hanno feruito apunto di queño libro. 

T>ell'acque deüe pioggie. Cap. I I . 

Qui tratta della natura deWacque, & prima ddlepwuanc , & p o i deWaltre. 

Dunque l'acqua dalle pioggie raccolta é migIiore>& piu fma : impcroche pri
ma da uapori piu f o t t i l i ^ leggieri datutte le fonti fi fceg!ie,dapoi perla com 
motione delloaerscolandofi>&: disfacendofi perle tempeftati ucrfo la térra 
difeende. Oltra che non cofi fpeflo ne i piani pioue, come ne i monti)& al

ie fommitá,perche gli humori la mattinadal nafcimentó del Solé cómmoísi, ufeiti jdalla 
terrajin qualunque parte del ciclo, che piegano, foípingorjoloaere.dapoiquandoagira-
ti fono, acciochenon fi dialuogo,che uoto íia , tirano dopofel'onde dello aere, Icquali 
conpreftezza , & forza gli uanno dictro , In quel mezo lo acre precipitofo fcacciando 
l'humore, che gli fta dinanzi in ogni luogo, fa che i foffi, gli impeti, & londe anche de i 
uenti crefehino grandemente; per il che poi gli humori da i ucnti fofpinti, & infierne r i -
ftretti per tutto portati fono, & dalle fonti de i fiumi, dalle paludi, & dal mare ,quando 
fono ddl caldo del Solé toccati, fi cauano,& a quefto modo le nubi da térra fi leuanojque-
ftc rinforzatc con lo aerc,chc íi muoucJ&: ondcggia^quando peruengono a i luoghi aki,& 

rilcuatii 
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rileuatijcomcfonoi monti,percioche in quelli i mpedimcntí fieramente s'incontrano > 
ocrefleredalleproccllecacciatijliquefacendoíi fi dilcguano,come graui>& picni,chc 
|-on0)^aquefl:omodofopralaterrali diffondeno. Ma che i uapoiije nebbie,& gli 
humori efcano dalia térra: quefta ragione ci apparc, perche la térra dentro di fe raccoglie, 
& calori feruenti, & fpiriti uehememi, & anene treddi, & grande mcltiuidine di acque: 
dapoi quando per la notte fi rafFredda per le norturne tenebre nafceno i fiati de i uemi, & 
dai luoghi humidi narcenolenebbie,& fi leuano in alto, onde poi nafcendo il fole col 
fuo calore tocca la térra, indi lo aere fortementedal Solé rifcaldato con Tacqî e aflotti-
gliate leua gü humori dalla térra. AppreíTb la ragione anche prenderemo reflempío da i 
bagni,perciocheniunauolta>oueronoi caIdai,puo hauerci fonti di fópra,ma il cielo, 
che é iui fabricato, per la bocea dal uapore del fuoco rifcaldatojeua I'acque da i pauimen 
ti,& quella feco porta nelle cumature delle uolte, & iui forpefa, & in pendente tiene: per 
che il caldo uapore di fuá natura fempre in alto fi caccia; & da prima perche é íbttilc , & 
lieuc non fi rilafeia, ma poi , che piu d'humore fe li aggiunge, & piu deníb diuiene > come 
da maggior pefo grauato, non l i puo piu foftenere , ma gocciola fopra le tefte di ebi fi la
na ; coíi dalla fteíía cagione 1 aere del cielo dal Solé rifcaldato , da tutti i laoghi a fe tira gli 
humori, & quelli alie nubi raccoglie . Iftiperoche coíi la térra toccata dal feruore, man
da fuori i uapori, come ileorpo humano per lo caldo rilafeia i l fudore:&diciofedeci 
fanno i uenti, de i quali quelli, che fono dafreddifsime parti generan , come e Borea , & 
Tramontana fpirano nello aere fpiriti attenuati per lo feccp, ma l 'Oftro, & gli altri , che 
dal corfo del Solé prendeno le forze loro ,humidifsimi fono, & fempre feco portano le 
pioue, perche rifcaldati fi parteno da regioni feruenti, & per tutto quafi leuando furano 
gli humori. SÍ cofi poi li difpergeno alie parti fettentrionali, Ma che le predette cofea 
tal modo fi faccíano , prendefi argomento, & fede da i capi de fiumi, i quali nelle partico 
laridefcrittionidei luoghi dipinti ,&damoltifcrittinelgiro della térra la piu'parte , & í 
piu grandi fi trouano uícire dalle parti del fetttentrione. Prima nella India i l Gange, & 
10 Indo nafceno dal monte Caucafo; nella Siria i l Tigre, & lo Eufrate; nell'Afia, & nel 
Ponto,il Boriftene jl 'Hipani,la Tana,il Colchi ,& i l Phafi;nella Galiia i l Ródano; 
nella Borgognail Reno ; di qua dall'AIpi di Timauo , i l Po; nella Italia i l Teuere;nella 
Maurufia , che da i noftri é Mauritania nominata, dal monte Atlante i l fiume D i r i , il qua 
le nato dalla parte fettentrionale feorre di lungo per Toccidente al lago Eptabolo , & mu-
tando i l nome Nigir fi dimanda: dapoi dal lago Eptabolo fotto diferti monti paílando per 
i luoghi meridionali forge, & entra nella palude Coloe, la quale circonda Meroe d'intor-
no, che é il regno de gli Ethiopi meridiani; & da quelle paludi raggirandofi per li fiumi 
Aftafoba ,&Aftabora ,&molt ia l t r i per l i monti peruiene alia cataratta, & da quella 
precipitandofi giugne tra la Elephantida, & Siene, & in Egitto tra i campi di Thebe, & 
iui Nilo fi chiama. Ma che dalla Mauritania uenga il capo del Nilo da quello fomamen-
te fi conofee, che dall'altra parte del monte Atlante ci fono altri capi, che fimigliantemen 
te feorrendo uannoali'Oceano occidentaIe,& iui nafceno gl'Ichneumoni, & i Cocodril 
11 , & altre fimlli nature di beñie,& di pefcí oltragli Hippopotami. Quando adunque fia, 
che tutti i grandifsimi fiumi nelle deferittioni del mondo ci pareno hauere origine dalle 
parti fettentrionali, & i campi Africani, i quali dalle parti merídiane fottopofti fono al 
corfo dd Solé habbino in fatto nafeofi gli humori, rari fiumi, & non molte fbnti: refta , 
che molto migliori fi trouino i capi dellc fonti, che alia Tramontana , & a Borea riguarda 
no; fe pero in luogo pieno di folfo non fi incontrano , & che ci fia dell'allume, o del bitu-
me: imperoche fi mutano allhora, & fuori mandano o acque calde, o fredde di cattiuo.. 
odore, & di trillo fapore i perche deH'acq ia calda non é alcuna proprictá, ma quando la 
fredda incorre in luogo ardente, bolle 3 tt rifcaldata moho fuori per le nene efee fopra la 
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térra, & pcrb Iungamcntc ftar non puo , ma in poco tempo díuenta fredda >imperochc fe 
di natura fuá calda fuííc, i l íiio calore non fi raííredderebbe ; ma con tutto non fe le rende 
pero, né il colore, néil fapore, néTodoredi prima, perche egliégia per la fuá raritá in* 
temo , & mefcolato . 

pitr.. in quéfió luogo é chiaro, & dice molte heüe cofe , jpeciabnente parlando del fimne 
detto Isligir, che hoggifi chiama ilfiume di Senega, che per Africa ua uerfo ponente nell'Océa
no , i l qualefkgll fieffi effetti, chefkil "Hilo, crefee, & produce gli animali, thefopra i l is^/o 
fi uedono . Klarra lageneratione dellepioggie, & con eflempi lo dimoslra, & parla dellagene 
ratione delle fontijet de ifiumi.noiper dúettopornmo quifottoitterfitrattidellenoftremeteore. 

Chiunque niega chdl ualor celefle 
Formar non pojfa la mondana cera > 
Certo fuá mente dignoranya uefle. 

i t [elmió dirfaldaragion'auera 
Spero meflrar, ch'il lume, & Pinfluen'̂ a, 
E'l mouimento han qui lorfor^a uera. 

Qu.indo chél Sol da noi fu púa portento. * 
Ouerntorna ad albergar colfegno, 
In cui comincia a rnoñrar fuá potenza : 

Chi non conofee al uariar del fegno 
Deüe cofe uolubili y & non uede 
Comefuccia ilterren^horuoto.y horpregno t 

Quand'a moñrarfuá bella fkccia riede 
Ts[on éfiarficcio, & árido cefpuglio 
Che non rinuerdi, & non ne fkccia fede » 

l/la quandopoipiu bolle i l caldo Giuglio, 
&gnifement,al maturar s'appreña 
Terfiir maggior ogninofiro pecuglio. 

jSindi trahendo la dorata crefla, 
Lafciand'i noflriper contrarraibeyghíi 
Cia la morte dell'anno é manifefta. 

J^é felpar y cljaüa uita in alto serghi, 
O per morir fi pieghi ogni germoglio 
S'auienchelSol'o quini, o altroualberghi; 

Ma quanü anchor fopril celefiefoglio 
Jílcunpianetai dritti raggi uibra, 
Chahhia mrtü contraria a fredddo fcoglio: 

"TSlon equalmente iprimi corpi libra, 
Ma i duepiu lieui raddoppiando moue 
Con difeguale, &fiemperata libra. 

Ma Saturno, Mercur.o fon lorproue 
Contrarié a qucllc, & fiando fopra noi 
Fan che la térra, & lacquafi rinoue » 

•perche freMé lor forzó > &fredde poi 
Sonó le qualitati indi cadute 
Tvrgli hitmidiy &gelati influffi¡mh 

ISJon che nel del,d) épadre difalute , 
Mdor , ogelofia, come qui bofo, 

Ma perche tal é fuaforta > & uirtute , 
T^é dietro pero dei uolger'H paffoy „ 

Se dicoglielementieffer maggioriy 
Terche né in quefio uerita trapaffo. 

Che fe delfuoco accrefccnogli ardori 
In una parte, poi nelTaltra fono 
Troportionatamenfancho mineri. 

Et quefi'é dinatura un largo dono > 
Che quanfiui ripiglia > qui ripone y 
£ in ció concorda queWeterno fuono • 

Ma noifeguend'il uer della ragione 
Cia ceminciata, altronde pigliererm 
Dafiirpiu forte nojira oppenions. 

Fedefi adunque dal ualor fupremo 
Del Ciel tirar fi ingiro ilfuoco, & ronda 
E7 corpo y cl)é tra quefio > quelf efiremo. 

l l calorgrond' aühor moltopiu abhonda , 
Quando la Luna nclla porte oppojia 
A l Sol dimoftra la fnafitccia tonda i 

Vantichifjímo fpirto, che saccofia 
Alia mota maggior yferma la térra > 
Che non molge né lato, né cofia, 

Et quel pianeta > ctíé fopra la guerra > 
( OdicagiondinuQuamerauigliay ) 
Tra i primi corpi tagguaglian xo ferro. 

Appreffo anchor la nobile fkmigliay 
I metaUi > lepietre > & l'ultre cofe 
Comepropie rifchéxgem guarda pigtia, 

J^éfipuon diré le uirtuti afeofe 
iSlegliammaiyncÜ'acque y & ntllepiante. 
Ch'a rnerauiglia fon meramgliofe, 

LafcLmo dunque a dietro ú mondo errante, 
Etfeguit iam a dir > ció che da humorc 
Sifh quagiu con apparenye tante, 

Surge da terral húmido uctpore 
Tratto dal Sol\illa men calda fianza, 
E a poco a poco prende piu uigore. 

£ in quefio ftatiofhgran rauuarvza 
Tanto, 
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Tanto > che ft condenfa, & fi riflrigne 
In folta nebbia, & di nera fembian^a 

Ilfre'ddoélacagion, cheU coftrigne 
Come ¡ponga, che dacqui pienafia 
Spremel'humor, che la térra dipigne. 

Tal'hor minute fon legoccie in uia, 
Tal'hor piugrojfe, come che'Ifoggetto 
Tin copiofo, o meno fi difitia, 

Et]Jpefoi'aer puroinferijirettot 
Da potenza fupern'in pioggia uoUo% 
lAcquagiu marida plena di diletto. 

Quefla nel gremio della terraccolto, 
Tregua la rende, ond'dla pois'mfiora f 
E in uerdeggiantegonna ha ilferíin uolto . 

Tofc ia Vertunno, con Tomona > & Flora 
Él padre Bacco, & mill'antichi numi, 
Lodaríil Sol, chefi helCamo honora. 

Ma (¡uando l'aer riuersi fmifium, 
Come da i monti deíle nuhi apene, 
Con fpauentofi, e horribili coftumi. 

Et fon le uocifirepitofeinferte 
Del mormorar , e in ogni parte rugge 
Confiamme jparfeymobili, & incerte: 

Ció nafce dalfoffiar, cKintorno mugge, 
Et con gran forxa indura ilfofco nembo > 
Clnmpatiente del légame fugge. 

Vero ft uede hor angulofo, horgembo 
L'ajpetto delta nube intorno cinta 
Dafiferoc j e impetuofo lembo, 

Maperche fia la mía ragion diftinta, 
Diró de fegni della pioggia, & quali 
Et quantifon con maeflreuol tinta, 

Chi uedUl fimo con fue turbid^ali 
Salir al Cielo, & apparir in forma 
Di nebbia, o di impon, o fumi tali', 

Tuogiudicar fen^hauer altra norma 
Che l'aer pregno a pioucr s'apparecchi. 
Che raro in altra cofa fi trasforma. 

Qnand'ayiche dietro aglihumidi, & rubecchi 
Vapor i l Solroffeggia in oriente,' 
Segué di pioggia di fuoimoüijhecchi, 

llgracidar deüa fangofa gente, 
Et dalcimucceüetti i l canto mofira 
Lapiugrojfa rugiada ejfer prefente. 

ta-údapecorelVanche i l dimoftra 
Coljkó morfo bramofo, & Varrogante 
Mofea, che femare mol uincer la giofira, 

Lofcintillar delle lucerne innante, 

Inditio d'acqua copiofaporge^ 
Et l'húmido del muro circofiante, 

t Quando con men liquorilfonteforge, 
Etcon corfo menforfil fiimíémoffo, 
Vn buongiuditio ddpiouer s accorge. 

Mili'altrifegni fon, che dir non pojfo, 
ln breuejpatio, & da queifaui intefi, 
Ctiaffatican del mar l húmido dojfo. 

Molti nefon da agricoltori apprefi, 
Et molti ancor dallegenti, che fanno 
L'ufanxa, & i coñumi depaefi, 

Chyé manxi i l cafo i l fuccejjb dir anuo, 

C A T I T O L O -

L'anima femplicetta, che difeende 
Dalla celeftalla terrena fianza , 
^ijfai meno, che primil uero apprende '< 

Terche diftelta dalla prim'ufan'za , 
B¿nchiufa come Danae nel fondo, 
Viue della miferrima ignoran^a, 

i l benigno fuo padre, che nel mondo 
Voüe mandarla del fuo arnoreaccejo 
Si cangiain Oro lucid, & fecondo. 

L'oro e'lfaper', & i l bel uero intefo, 
Che da benigno influjfo neüa mente 
Fa ricco íhuomofoura Mida, o Crefo, 

Cosilperduto benctra lagente 
Del fecolo fi írou , & fi raequifla, 
Manon fenzajutica, o fiudio árdeme» 

Ben'é la conofeenya alquanto mifia 
Dafhntafime, & forme, che dal fenfo 
lyafcono in mi dalTudit', & la uifta. 

Trouasinfine dallo fiudio immenfo 
Cofi puro & purgato íintellem, ' 
Che ren£a Gioue l'honorato cenfo, 

Quejlo fi uede chiar da quel, che ho detto, 
Ch'oltr i l bel uer delle notitie prime 
Dagli accidenti nafce i l uer concetto, 

Quefli n'hanfhtto con feien^e opime 
Tornar delle materie, neüe quali 
La forxa del calor uero s'itnprims, 

J lampi, le comete, ifuochi tali 
Ter le cofe uifibilifon fhtti 
jígtinteüetti degli huomini eguali. 

Etgli humidi uapur anche fon tratti 
Ter l'accidente alia notitia noflra, 
Comefifhnno, & come fon disfitti. 

X X i ' Hor 
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Horfegue quello > che mia mufa moftra , 
Della mgiada dir , & della brina 
Et del rejh conforrria ftmilmoftra. 

Dolce calor dalla luce diuina 
D olcemente un uapor lieua dal piano > 
Tlella parte deWaer pm uicina. 

La notte col fuo freddo uelo, & piano 
J{eflringe quel uapor > & queüimoglk 
Ingocciole conuerfo a mm'a mano. 

QHeñ'all'herbette, a ifior , & allefoglie 
Tremolando saccofia, & riel mattino, 
I hei raggi del Sol, qual Jpecchio accoglie * 

Símil uapor fu ilgelo mattutlno; 
Maperctiilgelo é pin potente, & forte* 
Tero f i ñrigne & diuentap'm fino. 

Spejjo f i fono leperfone accorte 
Ch'al bajfo la rugiada ft condenfa 
Ver non ejfer calor, ch'alto la porte, 

Terche fedend'a diletteuol menfa 
TSle beiprati lafera, hamo fentito, 
Che tal uapor difotto fi dijpenfa. 

l l luogo, & la ftagionfiinno Cimito 
j í qite¡i'mpreffion, che (pefs amaro 
Et¡pefi'ha dolcilgufto, & faporito» 

S*h:bbegia un cibopreciofo & caro, 
ShnH alia rugiada yfarper fede, 
Quanto puo i l cielo coninditiochiaro > 

l^ella diferta piaggia oue non uede 
K[afcerberbetteil Sol', o forgerfontey 
Fu fktfunpopol d'ognicibo herede 

Colgujlo lar , & con le ttoglie pronta 
Vnefca fol'haueua ognifapore > 
Odi cofe incredihili > ma conté » 

Jirun paefei ouil diuin Juuore 
Conducena lagent'a Dio diletta > 
Sott\l ueffillo d!un gran conduttore. 

ln quello in uece d'acqua pura, & neta. > 
Candido latte > & dolce mel correa , 
Ogni cofa in fio grado era perfetta:. 

Magiugner prima, ou andar fi douea 
Sen%a fatica % & camin ajpro * & piena 
D'ogni difagio, & mal non fi potea* 

llpopolfi ¡entina uenir menox 
Et della uita & ddle fue fyeranxe % 
Et al mal diré non haueua freno % 

I / capitano alie celefli fian%e 

Tadre ( dicea ) del cid fe ben comprendo 
Hauer condotta la tuagente inioco* 
Oue la morte fcn^a te nattendo. 

Tu, chepartiftiglielementi,ealfuoco . 
Seggio fublime, & p i u capace defli 
E'ltroppoalmenoriducefti,el poco: 

Turioconfido ne i miei mti honefti, 
Che fonfondati nelle tuepromejfe, 

Chegrat'il noflro malenon baurefli* 
Meco fon qneflegenti, & io con effe, 

Effe alia mia, & io fio alia tua mee > 
Voce, che fia nelle tue uoglieftejfe • 

Ecco l'afpro fentier quanto le noce , 
Quant'é V error fullace delle firade, 
Qmt'é lafhme indómita > & atroce. 

Tu fei la uta, tu fei la ueritade, 
Tu feila uita, pero dolce padre 
Mofiraci i l uer camino per pietade. 

Torg'il cibo bramato alie tue fquadre, 
Etfh, che fi comprendu, che ne fei 
Trefente, con quefi'opere leggiadre» 

y di la mee i l padre degliDei 
Del Capitán fedele > & fuo gran duolo > 
Mofiró quant'ama i bmni, & odia i reu 

Tero chiaman£il fuo beato finólo 
Quello, ch'il fuo uolerin térrafpiega, 
Einnant'ogn'hor lijid con dolce mío , 

Dijfegliy poich'algiuflo non fi niega 
Ciufia dimanda, horgite oue fi ferua 
Vambrofia nofira, e l nettare fi lega 

Ĵ e i uafi eterni, m eterna conferua: 
Di quefia fopra la diferta piaggia, 
Oue i l popólo mió lafhmefnerua. 

Tanta dal Cielper ogni uerfo caggia, 
Ch'ogn'unilfeno fi riempi, &goda, 

Tŝ é uifia tribu, ch'in copia non n haggia * 
Ecco una fchiera di queifpirtifhoda 

Le celefli uiuande giu dal cielo y 
Tiouen queü'efca yper ch'ognun la roda. 

L'afflitta turba y che dal chiaro uelo 
Del belferen'intorno, uede & mira 
Scenderil dolce y & trafparentegelo > 

Defiofa la coglie, &pongm í i ra , 
Che lafime nodrifee»& fene fatia 
Con merauiglia, & quanto puo reftira, 

Vaho flupor di cefi raragratia 
Gli occhi y & le palme humilmente uolgendo. Conduce a dirogn'un, che cos'é quefla ? 
Tregó>fecmio le fue antiebe ufanee s Qual bom non fiaflancapria, d)e fatia 

La 
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Onde s'imhianca tutto funmerfoy 

L'aerc pregno d'ogni intornofiocca» 
Le bianche falde deWhumor confycrfo, 

Maconpiu furia, &piudureigatocca 
Lagrandinegelata i tetti, e; colmh 
Et con horror, & flrepito trabocca. 

Onde ft jpe^jan con le uitigli olmi, 
Le biade a térra uanno con dnrenga, 
Del gélido criflal, ch'a dirlo dmlmi. 

Muorognipianta alia temperie auue^a, 
£7 contadin di fue jperan^e cade, 
iSlepiu fe fiejfo o fuafkmiglia apprexga, 

Quefio firano accidente allhor accade, 
Quandhapiuforijl Sol, pero ch'ei HeuA 
L'humor in altrepiujredde contrade. 

Che non fon queüe, oue fifn la\nem3 
La brina, &.la rugiadafor^apiglia 
Ter queflo j & quel cmtrarioyche taggreua, 

Isle di ció prender dei piu merauiglia, 
Terche Peflate, piu chel uernogela, 
La regione ouü uapor sappiglia, 

lArdongliejiremi, elme^oficongelaj 
Tslépotendofuggirifuoi nemici, 
Bjfirett'in fe medefimo fi cela, 

O T T >A F O. 

La uwlla ognifaporin quella defta > 
Terofene contenta ogmpalato, 
Ornigufto s aqueta, &fene refla. 

Ben¿detto ftal Cieh che ció n'ha dato g 
Etfe ben quella uoltafu corteje, 
Qualche parte pero nha anchor lafciato , 

Maben benigné l'aria in quelpaefe, 
Che ció ne manda perjanarghnfermi 
Diuarimalilory&uarieoffeje: , 

Ma qui comien chel mió cantar fifemi. 

C ^ T I T O L O . 

Cornil calordeÜefoperneJpere 
Leua i l uapor dalla terrena fcor1^ , 
Detto suprima con fenten^ uere , 

La bianca neue i l uerno ft rinfor^a 
Come fuolfar la ftate la tempefta > 
In cui uirtu maggiorft moflra j <¿rforxa, 

Húmido j & caldo fumo al Ciel fi defla 
Et nella mexa región sinal^a 
Bjflrett'in nube chiara, & manifefla. 

Quella il uapor debilemente inal^a, 
Che per ejfer fottile, &gia difyerfo 
Come candida lana fi difcal^a , 

'Deltacque calde>et cheforXc hamo da diuerji metalli don
de ejcem, & della natura di uarv¡ fontt \ laghi, & 

fumare. Cap. I I L 

Ono alcunc fontí ancora caldcdalle quali n'efce acqua di ottimo fapore,laqua 
Jenel bereé cofi foauejche non fi diíidera quella delle fonti Camene, né la 
furgente Martia . Ma quefte da eífa natura a quefta guifa íi fanno . Quan-

., do perloallume, o per lo bitume,o folfo nel fondo fi accendeil fuoco me
diante 1 ardore, la térra, che é d'intorno a quello bianca3& roucnte diuiene, ma fopra alia 
fuperficie della térra manda fuori il feruido uapore, & cofi fe alcune fontiin quei luoghí, 
che fono di fopra, nafceno di acque dolci offcfe, & rincontratc da quel uapore , boglio-
no trale uene,& in quefto modo efccno fuori ,fenza che il loro uapore fi guafti . Sonó 
ancho di non buono fapore, &: odorcalcune fonti frcdde, lequali da luoghi infeiiori dren 
to la térra nafccndo, palfano per luoghi ardenti, & da quefti pai tendoll, & tracorrendo 
per lungo fpatio della térra raíFreddati ucngono di fopra con !'odore,fapore}& colore gua 
ftoA corrottojcome fi uede nella uia Tiburtina il fitimtí Albula , & nel piano Ardeatino 
le fonti fredde, che folforate fi chiamano,dello ftéííó odore: & cofi fi uede in altri luoghi 
íimiglianti;ma qucfte tutto che fredde fiano , pareno pero bollire, percioche auuiene,, 
che incontrandofi di fotto profondamente in luoghi alti.oífcfi dall humoreA' dal fuoco,, 
che tra fe conucngono, con grande, & uehcmcntcárepito in fe forti., gigliardi fpiriti 

uanno 
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uanno riceuenclo,&:coíIgonfi perla forza del uento , &sforzati boglícndo rpcífo fuori 
efceno delle fonti loro; Ma di quelle fomi, che aperte non fono; ma ouero da fafshouero 
daqualchealtra uiolenzaritcnute fono, per iílrette uene fono dalla forza dello fpirko 
mándate fuori a i grandi,& rileuati grumi di terra,&: pero grandemente fi inganna,chiun-
quc penfa di hauere i capi delle fonti,quando apreno loro le grandi foífe in quclla altezza, 
che fono i grumi; impero íi come un uafo dirame non ripieno fino all'orlo fuo,ma che 
habbia la mifura dell'acqua fecondo la fuá capacita, di due delle tre partí quando il fuo co 
perchio dal gran feruore del fuoco toccato uiene sforza l'acqua a rifcaldarfi bene,& quel-
la per la fuá naturale raritá riceuendo in fe la gagltarda enííagione del caldo, non lolo r i -
€mpie il uafo,ma con gli fpiriti fuoi alzando il coperchio, & ufcendo trabocca: ma leuato 
ilcoperchio,& eífalatii fuoi boglimentinello apeno aere, torna di nuouo alluogo fuo: 
al fimigliante modo quci capi delle fonti, quando fono per le ftrettezze comprefsi, & r i -
ftretti,co,n grande impeto uengono di fopra gli fpiriti dell'acqua, ma tantofto, che riapcr 
li>& rillargati fono uotati per la raritá,che nel liquore preuale,rifeggono,r& tornáno nella 
proprietá del fuo giufto pefo. Ma ogni acqua calda per quefto é atta alie medicine, per-
cío che ricotta nelle cofe precedenti, riceue altra uirtute all'ufo humano; perciochc le ton 
t i fulfuree riftorano le fatiche de nerui, rifcaldando , & fucchiando con il loro calore i tri« 
i l i humori da i corpi. Ma le fonti^che hanno dellallume , quando riceucno alcuni corpi 
dalla paralifi difciolti, ouero da qualche sforzeüole infermitá mantcnendo i l refrigerio 
per le aperte uene , riftorano con forza contraria del caldo, & coíi continuando per que
fto i corpi fono rimefsi nellantica cura delle loro membra: Finalmente oue Tono le ac-
qu e, chetengono del bitume, gli huomini poííono purgare i difetti, che hanno dentro i 
corpi loro beuendone,& a quefto modo medicaríl. Euui anche una forte di acqua fred-
da nitrofa come a Penna, a Veftina, a Cotilio, & in altri luoghi fimili, che beuendone al-
cuno íi purgad per lo uentre paífando minuifee, & fcemq la gonfiezza delle ftrume. Ma 
doue fi caua foro, & l'argentOjil ferro,ii rame, i l piombo,& altre fimiglianti cofe alie det 
te, iuifitrouano molte fonti, ma fono fommamente difettofe ,percioche hanno i uitij 
contrari a queli'acque calde, che uengono dal folfo, dallo allume, o dal bitume, &: fanno 
quefto, chebeuute quando entraño nel corpo, & uanno per le uene roccano i nerui, & 1c 
giunture,& quelli infiando gl'indurano i nerui. Adunqueperla enfiagione gonfíati per 
lungo fi ritirano, & coíi fanno-gli huomini dogÜoíí o per male di nerui,o per le podagre, 
perche hannole fottigliezze delle uene loro mcfcolatc di cofe duriísime, lpefle,& tied-
difsime. Vn'altra forte di acqua íi troua,laquale non hauendo a baftanza le fue uene chia-
re,conla fpumafua nuota come fiore nella lommitá fímile al colore d'un uetro purpu
reo. Queftecofe mirabilmenteauuertitefono,&confideratein Athene, percheiui da íí-
mili luoghi, & fonti, & in AftiA'al porto Pireo fono condotte le furgentí canne,& di 
quelíe niuno nc beue per quella caufa, ma bene fe ne ferueno per lauare, & per altrc biío-
gnaj&r beueno de i pozii, & cofi fchiuano i difetti di quclle fonti. 

HermolaoneUe cajiigationi divl i .a l i i jMl xxxi.le?ge non, (¿r in.Afti adportum Tire¿imt, 
ma Majii ufque adportum Virexurriy & dice, che Maftifono dette altramenté, mamm£,&pa-
piüx, & ubera, cjuaft mammelle, per lequali uengono l'acque, benebe anche falúa la prima ht* 
tione,&pcr <Jftii?itende .Athene. 

Ma a Troezzeno ció non íi puo fuggire, perche iui altra forte di acque non fi troua,fe 
nonquella,chehannoiCibdeli,& peió in quclla cittá o tutti,o la maggior parte fono de 
J piedi cagioneuoli. Ma in Tarfo cittá di Cilicia trouafi un fiume nominato Cidnosjiiel-
quale i podagroíl tenendo le gambe a molle fono folleuaci dal dolorc . Oltra le dette co
lé moltc altre generationi di acque fi trouano,che hanno le fue proprietá ,5come in Sicilia, 
u Hume Himera, ilquale ufeito dalia fonte in due rami fi parte, & quel ramo, che fi ftende 
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correndo uerfo Qmonte Ethna, perció cli'egli paífa per terreno di fucco dolcc, cgli é d 
grandifsimadolcezzajraltroramojclie corre per quel piano, done fi cauailfale,¿ di Hi-
por falfo . Símilmente a Paretonio, & la doue c i l uiaggioad HamoneJ& al Cafsioall'Egit 
to fono laghi paluítri di maniera falfi, che di fopra hanno il fale congelato. Sonó appref-
fo¡nmoltialcriluoghi,& fonti,&fiumi,&laghi,iqualipaííando oltrale caue del fale^e-
ceílariamencediiientanora!aci,akri penetrando per le uene graíTe della térra come unti 
d'oQlio efeeno fuori come é a Soli caftello della Cilicia i l fiume Lipari nominato, nel-
quale chiunque fi laua, o nuota fi ungne dairacqua,& cofi nella Ethiopia fi troua un lago, 
che uene gli huominí, che in eíío nuotano; & in India ce n'é unojche guando il cielo é fc-
reno manda una gran quantitá di oglio . Anchora a Cartagine é una kmte, fopra la quale 
nuota l'oglio di odore come una Icorza di cedro, del qual'oglio é ufanza di ugnerc le pe-
core: al Zanteí& intorno a Durazzo,&: Apoílonia fono fonti, che infierne con l'acqua Uo-
mitano gran moltitudinc di pecej a Babilonia é un grandifsimo lago, che fi chiama la p^-
lude Afpha'tite, ha di fopra IJ liquido birume, che nuota, délqual bitume,& di pietra cot-
ta fabricatone i l muro Semiramis cinfe la gran Babilonia; cofi in loppe nella Siria,& nel-
TArabia de Numidiíi trouanolaghrdi fmiíurata grandezza , i quali mandano fuori gran-
maífe di bitume, che fono poi tolte dalli habitatori di quei luoghi. Ma ciu non é mará-
uigliofo j perciocheinqueifono moltephtraie di duro bitume. Quando adunquel'ac
qua rompe fuoii perla térra bituminoia feco ne porta, & quando, che ella é ufeita fuori 
della térra > fi fceglie, 8¿ cofi da fe fcaccia il bitume; & cofi anche nella Cappadocia nella 
uia^che étra Mazzacaj&Tuana, fi troua un gran lago, nelquale fe una paite di canne,o 
d'alcra cofa é poíla dentro,& il feguente giorno cauata,quelia parte, che fará ftata cauata 
fi trouerá di pietra, redando Faltra parte, che non hauerá toccato l'acqua nella fuá pro-
pria natura. Alio ftcflb modo a Hieropoli della Frigia bolle una moltitudine d'acqua 
calda, deliaquale fe ne manda per le foííe d'intorno a gli hortiA' alie uigne. Queíla a ca
po d'anno diuenta una crofta di p ie t^ & cofi ogni tanti anni gli habitatori di quei paeít 
facendo i margini di térra dalla deftra, & dalla íiniíhra, ui lafeiano andaré quelle acque,&: 
con quelle crofte fanno !e fiepi dei campi loro;& quefto pare,che naturalmente fatto lia» 
perciüchc in quei luoghi, & in quella térra, doue nafce quei lucco, ci fta fotto una quaii-
ta iirailealia natura del coagolo. Dipoi quando la forza mefcolata elce di fopra per le 
fonti fue, ésforzata riftrignerfi:,&appigliarfi da¡ Solé , & dalla caliditádelíaere, come íi 
uede nc i piani delle faline . Sonó appreíío fonti moho amare nafcentida amaro fucca 
della térra, come nel Ponto é il fiume Hipanis, ilquale dal fuo capo perquaranta miglia 
feorre con acqua di dolcifsimo fapore, dapoi quando giugne al luogo^he dalla foce fuá 
é lontano cento,& fefianta miglia, con quellofi mefcola unfonticello ben piccolo:Que-
fío foncieeiloj quando entra nel detto fiume, allhora fa,che tanta quantitá di acque diuen 
ta amara,percioche per quella forte di térra, & per quelle uene, dallequali íi caua la Sanda 
raca uícendo queU'acqua amara diuiene, &: tutte qutíte cofe da djíiimigliantifapori preft 
dalla proprietá del terreno per doue paífanojchiaramcnte fi fanno,come apparc nei frut-
t i . imperoche fe le radici de gli alberi, o delle uiti,o dell'altrc femenze mandaífero i frutti 
prendendo i l fucco non dalle proprietá del terreno, fenza dubbio i l fapor di tutti in ogni 
luogo^ in ogni parte farebbe d'una iíleíTa naturaima uedemo puré ,che l'lfola.di Lesba 
fa il uino Protropo; Meonia i l uino detto Catacecaumenite, & Lidia il Melito,& Sicilia 
i l Mamertino; Campagna i l Falernoj Tcrracina, & Fondi i Cecub¡i& in molti altri l u o 
ghi di innumerabil moltitudine, & uarietá generarfi le forti , & le forze de i u ini : íequali 
non a!tiimentipoiranoeflerprodotte,fe non quando 1 humore terreno con le fue pro
prietá de i íapori infufo nelle radici,nutre,& pafce la materia)per laquale ufeendo alia ci
ma diifonde i l fapore del fotto propio del luogo,& della forte fuá: che fe la térra non tuP 
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fe difsimile, & diftintadiuarieta d'humori, non farebbcno in Siria ,& in Arabia ncllccan-
ne,& nc i giunchij&nelle herbé gliodorifolaniente.-nc ancho glialberi,chc ci danno 
rinceníb,néquelIetcTreci darianoigranidel pepene 1cglebc della mirra> nea Cirene 
nelle bacchette nafcercbbe 11 laíTere: main tutte le regioni della ,terra, & in tutti i luoghi 
tinte le cofe d'una ftelfa natura fi prodnrrebbeno ; ma fecondo quefte diueríitá in uarij 
luoghi, & paefi la inclínatione del mondo,& lo impeto del Solé o piu preíTo, o piu lonta-
no facendoilcorrofuo, genera tali humori di quefta natura , & quelle qualitá nonfola-
mente in quelle cofe íi uedeno, ma nelle pecore, 5í negli arm^nti, & tai cofe non ci f a r e b -
benodifsimiglianzajfeleproprietádiciafcunterrennoin paeíi diuerfialla uirtu del Solé 
non fuíTero températe. Perche nellaBeotiaéil fíame Cephifo}& ilfiumedetto Melas; 
& tra i Lucani il Crate, a Troia il Xanto, & ne i campi de i Clazomenij& di Erithrei, & di 
Laodicefi fono fonti, & fiumi, alliquali quando 1c pecore a i íuoi tempi dell'anno s'appa-
recchiano a concepere il p a r t O j O g n i giorno a bere a quei luoghi fon cacciate , & da qucllo 
éjehe auegna, che fieno bianche, nientedimeno parturifeeno in alcuni luoghi gli animali 
grigijin alcuni neri,in alcuni del colore del coruo. & cofi quando la proprietá del liquore 
entra nel corpo, dentro ui femina la qualitá mefcolata fecondo la natura fua,perche adun 
que nei campi Troianinafccno preíTo alfiume gliarmenti ruffi,& le pecore gn'gie, pero 
fi dice che gli Iliefi hanno chiamato quel fiume Xanto, Trouanfi ancho alcune acque 
mortifere, lequali paííando per un fucco maléfico della térra, riceueno in felá forza del 
ueleno: fi come fi dice d'una fonte di Terracina, laquale Nettuno fi nominaua, dellaquak 
chiunque per inauertenza ne beueua, era della uita priuato: per laqual cofa dicefi , che gli 
antichílaotturornor&appreflbdeiGreciin Thraciaé un lago, che non folamente fa 
moriré chi di quello ne beue,ma anche ciafeuno, che iui fi bagna . Símilmente in TeíTalia 
é una fonte, che ícorre, della quale non ne gufia alcuño animalejné altra forte di beftia íe 
le auicína. appreíío quella fonte é un'arbore di color purpureo ; & cofi nella Maccdonia 
la doueé fepultoEuripide dalla defira^ dalla finiftra del monumento due riui concor-
reno in unOjiui dall'una parte fedendo i paííaggieri per la bontá deH'acque fogliono man 
giare;maal riuo, cheédali'altra parte delmonumento,niuno s'approfsima, perche egli 
fi dice, ch'egli ha l acqua fuá mortífera, & peftilente. Appreflb fi t r o u a anche in Arcadia 
Nonacri nominatopaefe, che nei monti ha freddifsime acque da ifafsi ftillanti, & quel-
l'acquacofi fredda é detta Stygos,& queíla n é in argento, néin rame, néin ferro puo efier 
tenuta, perche ogni uafo di tali materie compoílo per quellacqua fi difsipa, & difcioglie; 
ma per conferuarc, S¿ tenere quell'acqua non é cofa,che fia buona,fe non un'ugna di mu
lo, queft'acqua fi d i c e eííere ftata mandata da Antipatro nella prouincia, doue Aleífandro, 
fi trouaua, per lolla fuo fígliuolo, & da lui con quell'acqne fi feriue eífer flato ammazza-
to il Re. A quefto modo nelle Alpi, doue é il Regno di Cotto, é un'acqua, che chi la 
gufta di fatto cade. Ma nel campo Falifco alia uia Campana nel piano di Corneto é un 
bofeo, nel quale nafce una fonte , doue appareno gli ofsi di bifeie, &: di lacerte, & di al-
tri ferpenti giacere. Ancora fono alcune ueneacidedi fonti,comea Lincefte, & in Italia 
a Virena,in Campagna a Theano,& in molti altri luoghi, che hanno tal uirtu che beuute^ 
rompeno le pietre nelle uefiche, che nafceno ne i corpi human!; & ció farfi naturalmen
te apparc per quefta caufa, che il fucco acre, & acido fta fotto quefta térra, per la quale 
ufeendo le ucne s ' i n t i n g o n o di queila acrezza, & cofi quando fono éntrate nel c o r p o dif-
fipano quelle cofe, chetrouanoeflerrtacegenérate, & accrefeiute dalla fufsidcmia del-
1 acqua. Ma p e r c h e cauía dalle cofe a c ide difciolte, & partite fieno t a l i pietre, noi pote-
mo auuertir da quefto, che fe alcuno pona un'ouo ncll'accto, & ue lo lafeierá lungamen 
te, lafeorza íua diuenterá molle, & fi difeioglierá. Similmcnte fe il p i o m b o che é Icn-
t i í s imo, & di gran pefo , fará pofto fopra un uafo, che dentro habbia delio aceto, & che 
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iluafo fiaben coperto, &: otturato, oillotato auucrrá,chcil piombofi cHsfará,& fi farii la 
bíacca. Con 1c ifteíle ragioni fe del rame,che puré é di piu foda natura, che i l píombo , íi 
fará la medefima proua, egli certamente fi disfará,& il ucrde-rame, o la fuá ruggine ne ca-
ueremo. Cofi la Perla,& i faísi di felice,che perferro, o per fuoco íolonon fi poííono 
disfare, quando dal fuoco faranno rifcaldati,& fparfoui fopra dell'aceto, fi difeioglieran-
no,& romperanno preftamente. Quando adunque uediamo tai cofeeífer fatte dinanzi 
agliocchinoftri,jpotemodiícorrerc, perlafortezzadel fucco con lecofe acide poteríi 
curare quelli, che fentono del mal di pietra. Sonoui oltra di quefto anche delle fonti mc-
fcolate come col uino, ít come n'c una nella Paphlagonia, della quale chiunque ne bcue, 
ebro fenza uino diuenta. Ma appreífo gli Equicoli in Italia & nelle Alpi , nella natione 
de Medulli, íi troua una forte di acqua, di cui, chi ne beue i diuiene gozzuto; & in Arca -
dia c una cittá non ignobile di Clitoro , ne i cui campi c una Spilonca»dallaquale efee un* 
acqua, che rende i beuitori abftemij. a quella fonte é uno Epigramina feolpito in pietra 
di quefto fentimentoinueríi Grcci»che quell'acqua non é buona perlauarfi dentro, & c 
anche nemica alie uitc, concio fia, che appreífo quella fonte Melampo con facriíici pur-
gatohaueflelarabbiadcllefigliedi Preto, & ritornato haucífc le mentí di quelle uergim 
nella priftina fanitá: lo Epigramma c qui fotto feritto. 

Se te Paílor'al fonte di Clitoro Fuggi la fonte mkch'odia le uite, 
Et la tua greggia ardente fete fprona, Ter cid ch'in queWogni bmttexga fciolfii 

Su 1 mezo giorno porgine riftoro Melampo delle figlie inacerbite 
Col bcr'a quella, & alia tua perfona; DiTreto quando d'^írgo firiuolfe 

Anco la ferm'al diletteuol Choro Verfo djírcadia le dure falite, 
Delle Naiade, & a quella placer dona, Ognifordida cofa qui muolfe» 

Ma per lauarti non entrar nell'acque B Vattujfó con taltre cosimmonde 
S'il ber del uino giamai non t i fpiaeque 7s(f/ mê o delle miegia limpid'onde, 

Trouafi nell'Ifola Chios una fonte di natura,che fa pazzljchí ncbcuc per inauuertcnza 
& iuié feolpito un'epigramma di quefto tenore, che l'acqua di quella fonte é dolce,raa 
chi ne beuerá é per hauere i fentimenti di pietra,& i ueríi fono quefti. 

Frefche fon le mié acque, & dolci a berc, 
Ma fe per cafo quelle beuerai 
Di pietra ti conuien la mente hauere. 

A Sufe, nel qual paefe é i l regno de i Perf,, trouafi uno fonticello, di cui chi nebee. 
perde i ácnu,8c m quello e fcmto uno Epigramma, che fignifica quefta fentenza t buona 
c(rerlacqiiaperbagnarfi,mafealcunodi cífanebeuerá caderangli l i denti dalleradici. 
di quefto Epigramma i uerfi fon greci. 

Opaífeggier uediqueft'acque horrende, 
^ C 4 Í U r n e f 0 l 0 p e r W t i ; 

Ma s iUrcddohquor nel uentre fcende 
be ben le íornme labra uuoi toccartí 

Preftouedraireftarorfane,&priue 
denti, che n andran, le tue gingiue. 
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Della proprieta ia l cmi Imghi, & fonti. 
Cap. I I I 1 . 

Onoanchoinalcíiniluoghíproprktá di fonti,che fanno,che chi nafce in 
queluoghiíianodi uoci mirabili a cantarejcome in Tharfo, &a Magnefia,& 
in altreíimili regioni, & é anche Zama cittá di Atfrica, il cui circuito i l Re 
lubacinfe di doppio muro , 8c iui fi fabricó la cafa regale: da quella miglia 

íienti é i l caftéllo Ifmtie, di cui le parti del territorio fono chiufe da incredibili proprie
ta di natura: peróche eíTéndol'AfFrica madre, & nutrice di fiere beftie, & fpecialmente di 
ferpentiyne i campi di quel caftello niuna ne nafce, & fe alcuna uolta per cafo iui é porta-
tajdi fubitófene nfiuorerné folamente qúefto iui íiucdcjma anche fe da quei luoghi, altro-
ue la térra faráportatajfaráilfimile. Quefta forte di terreno dicefi eífere alie Ifole Ba-
Ieari:ma quella térra ha un altraairtu piu marauigliofa, la quale coíi eíTere ho intefo. C. 
Giulio figliuolo di MafsmilTa milito col padreGef.quefti meco alloggió,per ilche mi era 
neceírarionelloftare,& uiuere infiemeragionar'aicuna coíajin queftomezo eíTendo tra 
noi cáduto ragionamento dellaforzadeiracqua,&deIlefue uirtuti,egli mi diífeeíferir* 
quella térra fonti di natura taíe,chequelli, che iui nafceuario , haueuáno ottime UOGÍ per 
cantare,& per quefta ragione fempre maí comprawáno i ferui oltramarini belli,&: le garzo 
ne da marito,& quelle infierne poneuano,accioche quelíi ,che da loro nafceffcro non folo 
liaueírerobona uoce, ma fuííerodi beirezza non intieiiufta. Quando adunque per natu
ra tanta uarietá a diueríi luoghi diftribuitaíía, che ii corpo humano é in qualche parte 
terreno,& in effo molteforti d'humore fí trouinoj'comedel fangue, del latte?del fudore, 
deirorina,delle lagrime, fe in íl poca particella di terreno fi troua tante diuerfitá di fapo-
riy non é da marautgliaríi fe in tanta grandézza di-terra íí trouano ienumerabili uarietá di 
fughi,per le uene delli quali la forza deU'acqua penetrando mefcolataúegna aU'ufcire del-
le fonti,& coíi da quello íi faccia diueríi,¿k: difeguali fonti nelle propie íbrti per la difiíe-
renza deiluoghi,á: per la difaguaglianza de i paeíi , &,per le difsiraiglianti proprietá di 
terreni. Dclle cofe fopradette fono aicüncjcoe io da trie ho uedute,& confiderate; ma 
altrenei libri Grecihoritrouatefcritte, deiqüali fc ritti gli a utorí fono Theophrafío, 
Timeo^PofsidoniojHegefia^erodotOiArifliideiMethodoror iquali con grande uigilan 
aaiás infinitó iludió dichiarato hanno le proprietá de i luOghi, le uirtu deiracq,ue,le quali-
íáidéipáeíi eíTer aqueflo modo partitedalla inclinatione del cielo, D i queñiVutori fe-
suendoioi comincíamenti, o trattamemi, ho feritto^in queílo libro quello>chc ho pen*. 
mí0>eífereafufíicienzacon la: proprietá deiraeque,accioGhe piu fácilmente da tai prefcrit 
tiglihuomini eleggino le fonti, con le quali pofsino aH'ufo humano condurre le furgenti 
acque alie c i t t 3 , & alli tenitori. Perche tra tutte le cofe pare,che niuna habbia tante neccf-
fítaúallfufo, quanto ha Tacquarimperoche fe la natura di tutti gli animali fará priuata del: 
granoi delle piantcdella carnejdeilapefcaggionejouero ufando ciaícuna del^altre cofe» 
per eífa potra difendere la uita fua;ma fenza Tacque, ne i l corpo de gli animali, ne alcuna 
uktudi cibo puo nafcere}né foíientarfi, né cííereapparecchiata; per ilche egli íi deuc con< 
gran dil¡genza,& induftria cercare,& eleggere le fonti(dlla falubritá deirhumana uita. 

Dapoiychefifono Pacque ritrouateyera necejfario prouarie,.& eleggerle>ma perche la. 
eiéttioneprefupponepiu cofe propofie,accioche di tune la meglio fi cauij pero Fitru.dopo la in-
uentioneyci hapropoflo innan^dmerfe qualitay& mture di acqueyaccioche poi di quelle fi eleg-
ga ilmegUot la onde hora uiene alie ejjterimTfygrproHe deWacque* 
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'Deglielperimenti dell'acqua. Caf. V. 

E cfpcnenze, & prouc delk fonti in quefto modo fi procacclano. Se farannot 
correnti,&: aperte, prima,che fi dia principio a códurle.deono eííer guardati,& 
molto bene confiderati i circonftanti a quelle fonti, di che corporatura íieiao, 

^ & fe e^lino fi troueraono eííer gagliardi di corpo,& chiari di colore, né hau^T 
ranno legamb€cagioncuoli,négIiocchilippi,certamence le fontí faranno approuate 
molto . Símilmente fe di nuouo fará una fonte caijata,& poílo dellacqua fuá in un uafó 
di rame corinthio,o d'altra fortejche fia di buon rame,& quellacqua fparfa non macchie* 
rá)fenza dubbio ella fara ottima; & cofi fe in un bronzino fará pofta a bollire, & poi la-
¿iata ripofare, & dar g iu , & nel fondo non lafcierá l'arena, o fondacchio, certamentc 
quellacqua fará prouata . Alio iíleíTo modo fe i legumi in un uafo con queü'acqua fi 
porranno alfuoco, & prefto fi cuoceranno, fi prenderáargomento, che quellacqua fara 
buona, & fana: & cofi niente manco di argomento fi prenderá, fel'acqua della fonte fará 
Umpida,& molto lucida: & fe douunque ellaandrájnó fi uedrá i l mulco, né ui nafcerá i l 
giunco, né ad alcuno modo quel luogo fara macchiato, o fporcato,ma fe fará chiaro,pu-
ros& bello alia uiíla,dimoftrerá con quefti fegni,che l'acqua fará fottile,&: di fom-
ma boma, . . , . . 

mtrouata,& eletta tacqua é necejjario condurla: máperche nel condurla é necejjam, che 
l 'acqua difcenda.) <& uenga fecondo i l fuo corfo natumle ddeterminato luogOyperó accioche que-
ftoftejpedifca beneyitr. cidalaformadimolti ftmmentidaliuellarele acque3&fra moltine 
eleggeunoicomepmficuroi &diqueflo lafwma infera fi uedra cbiara nella figura , Liuel-
lare adunque altro non étche prendere Valtetgg del luogo, doue l'acqua fi trma>&compararla 
con l'alte'zga del luogo,doHe ella fi hada condurre* 

Delcondurre3&liuellarel,acque&degliflmmenti huo~ 
niatalieffetti. Cap. V L 

Oradelcondurreleacquealle habitationi', & alia cíttáicome farc acconcia-
mente fi deono,dimoílreró chiaramente. D i queíto la prima ragione é i l l i -
uello. Quefti fi fuolfare con tali ftrumenti, con lo traguardo, con i liuelli 
laacqua,& conquelloftrumento,chefi cliiamaCherobate,& con quefto 

piu diligentemente,& ficuramente fi Huella, perche i l traguardo,& i l Huello acquano fal
la. IlChorobateéunarigalungapiedi uenti, Laqualeha le braccia piegate da i capí 
egualmentefatte3& appoitealle teftcdella rigaa fquadra,& tra la regola,& le dette 
braccia da i cardini attaccati fono alcuni trauerfi, che hanno i fili dritti a piombo , & da 
ciafcuna parte i piombi pendenti dalla riga, i quali quando la riga fará fitta, & drizzata,& 
con quella toccheranno egualmente le linee della defcrittione, dimoftreranno eífere po-
fte giuftamente a Huello. Ma fe i l uento l'impedirá, & per lo mouimento non potran-
no efle linee dimoftrare i l uero, allhora fará bifogno, che habbino di fopra un canale lun-
go piedi cinque, largo uno dito, alto un dito, & mezo, & in eífo fia l'acqua infufa; & fe 
1 acqua del canale egualmente t.occherá di fopra la libra , allhora faprai eílere bcne Huella-
ta;& cofi quando con quello Chorobate fará liuellato, fi faprá quanto hauerá dialtc/za. 
Ala chi leggera i libri di Archimede forfe dirá, che non fi puo dnttaraente liuejlare l'ac
qua, perciochc a luipiace, che l'acqua non lia piaña, ma di figura sferica , &: iui haueceil 
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centro fuo, douc il mondo ha ¡1 fuo: ma qucfto c uero fia l'acqua plana> o fpherica, ne-
ceííariamenteicapi delcanaledellarigacgualmentc fofterranno racqua,che fcl canale 
íárapiegatoinuna parte, non ha dubio, che la parte piu alta non fiajperhauer lacqua 
della riga del canale alia bocea, Percioche egli é neceflarioche doue l'acqua fia infufa, 
hábbia nel mezo la gonfiezza, & la curuatura, ma i capi dalla deftra, & dalla finiftra Taran-
no egualmente librati. La figura del Chorobate fará deferitta nel fine del libro, & fe 
cgli Tara la cima, oTaltczza grande piu facile fará il decorfo deiraccjua,maregli fpatijfa-
ranno lacunofí, bifogna prouedcrli co i muretti difotto. 

Se uuoi condur tacqua auuertirai, che il luogo, dquale tu la uuoi condurre, fia fempre piu 
baffby che il luogo dal quale tu la conduci. Metteti adunque a pié delfonte, & gmrdaper li 
traguardi del tuo quadrante al luogo dejlinatOjin modo pero, che il piombo cadagiu dritto alia 
linea dcWOrî onte.fe la uifla ti condurra fopra il luogo deflinato fappiy che Cacqua/¡potra con-
durre,altrimenti non fipuo: ma fe da ruph o montifujfe impedita la tua uifla furai moltifegniy& 
daWuno aWaltro mirando fempre alfopra detto modo, tanto anderaiinanxiy che da uno de i detti 
luoghi potrai uedere il luogo y del quale prima nonhaueui uedutaycome la prefente figura qui 
dimoflra: nel refto il liueüare dell'acque é a noñri Tempi hen conofciutOyi¿r lo ejfempio del Cho
robate é qui dipintOy & in fomma oltra il capo, & t origine fuá tu non puoi sfor%are le acque, 
cioédafenonanderanno mai fopra la fonte loro y & quando uuoi condurle per canali auertirai 
difare i canali proportionatamente profondi y perche l'ac qua non fi inal%era néper la pocay né 
per la molta profonditd. la figura équifotto y&degli flrmemi, & di quello modo di liud-
kr l'acqua* 

$ il Capo della Fonte 
B c la prima mira 
C d la fecondamiradrieto al monte 
P 0 la ter%a doup non fipm condur re 
P f U quarta douefipuo condurre 
H g f k conduíta deÜ'acqua . 

: 

• 

• 
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quanti modiji conduchtno le acque, Cap, V I L 

'•O 

i. 

0 

-asi 

Tre modi fi conduce l'acqua, prima con 
riuiper canali fatti, dipoi con trombcdi 
piombo, cuero con canne di térra, ó cre
ta , Se noi ufertmo i canali, neceflario é fa 

re la muratura fodiísima, &: i l letto del riuo habbiail 
fuo liuello alto niente manco di mezo piede in cento * 

- & queftemuraturefiano fatteauoIte ,accioche ilSok 
R 2 non tocchi l'acqua, la quale poi che fara condotta alk 

cittá, facciafi un caílello, o conferua dcllacque > al 
quale congiunte fiano per trarne Tacque trebocche, 
¿L ncl caílello íiano tre canne equalmente partite con
giunte a quelle pile} o gorne, acciochc quando i'ac-
que traboccheranno da gli eftremi ricettaculi ridondir 
no in qucllo di mezo, & cofí nel mezo fi póneranno 1c 
canne in tutte le pile con le lorobocehe,dairaltrafi 
manderanno alli bagni ̂ accioche diano la entratafua 
al popólo ogni tanti anni, & finalmente dalla térra nel 
le cale de priuati cofi, che non manchi nel publico , 
percioche non potranno riuoltarle altroue, quando da 
iloro capi haueranno i proprijconduttij& quefteíbn 
le caufe, per le quali io hp fatto quefta diuifione > cioé 
perche quclli , che priuatamente tireranno le acque 
nclle fue cafe difendano i condotti deH'acque per mezo 
de i publicani col pagarli le rendite. Ma fe tra la cittá» 
& i l capo della fonte faranno dimczolemontagnea 
queño modo fí deue liuellare: Cauiníi fotto térra i lu» 
ghi douc hanno a paííare le acque, & fiano liuellate alla 
cima, fecondo che di fopra s'é feritto: & fe iui fará to
fo , o faíTo taglifi nel íuo propio canale, ma fe i l fuola 
fará di térra, ouero arenofo,faccianí¡ le bande con ¡; 
fuoi uolri nc i luoghi cauati: & cofi fia l'acqua condot
ta i pozzi fiano talmente fatti ,che ftiano tra duc 
A t t i . Ma fe con le canne di piombo l'acqua fará con
dotta , prima farai al capo di efía un caftello, o confer
ua d'acqua, dapoi fecondo la quantitá dell'acqua íarat 
le lame delle canne, & queíle fiano poftc dal primo ca
ílello a quello , che c prefib la cittá, né fiano le canne 
fufe piu lunghe di x. piedi. quefte larnette fe íaránno di 
cento dita perlarghezza prima, che fiano ritondate fia 
ciafeuna di pefo di libre mille dugento: & fe faranno di 
ottanta dita, di noueeento feííanta: fe di cinquanta, fia 
nodifeicento libre; fe di quaranta, fiano di quattro-
cento ottanta j fe di trenta, fiano di trecento íeífanta: 

fe di ucnti, fiano di dugento quaranta ; fe di quindici, fiano di cento feííanta; fe di diecí 
fiano di cento ucnti: fe di otto, fiano di nouantafei ¿ fe di einque fiano di fefíánta, perche 

dal 
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dal numero delle ait3,cheuanno nclla larghezza delle piaftre, prima, che fiano piegate in 
tondo le canne prendono i l nome delle loro grandezze, impcroche cjuella piaftra, che fa, 
ra di cinquanta dita, quando íi fará la canna di eíTa, chiamerafsi quinquagenaria, Se alio 
fteflb modo le altre. Et quella condotta di acque, che eííer deue per canne di piombo 
ha quefta commoditá, che fe i l capo fara, liueliato al piano della cittá, 8c che i monti di 
mezo non íaranno piu aki , che pofsino impediré i l corfojcofi fará neceífario apparec-
chiare di fotto quelli ípatij altre liucllationi, fi come é ftato dimoftrato di fopra ne i i iu ¡ , 
& ne í canali; ma fe non fará lungo il circuito, uferemo 1c uolte, & circondottioni: & fe 
leuallifarannocontinúatedeuefidrizzareicorfiin luogo chino,& quando l'acqua fará 
giunta al baífo non fe le apparecchia di fotto luogo troppo profondo, accioche i l Huello 
cuanto ü puo uadi di lungo ; & quedo é i l uentre, che i Greci chiamano chilla ; ma quan 
do ucnirá alia contraria fcefa per lo fpatio lungo del uentre dolcemente fi nleua,allhora 
íiacacciataallaltezza della fcefatma fe nelíeualli non fará fatto i l uentre, né lo apparec» 
chio di fotto fará a Huello, ma fe fará torto, & piegato ufeirá fuori con impeto, & difeior 

*ale commiíTure delle canne: deonfi far'anchenel uentre fpiramenti, per H qualilaforza 
dello fpirito fia rilafeiata. Quelli adunque, i quali condurranno le acque per le canne di 
piombo aldetto modo con tai ragioni gentilifsimamente potranno daré le fcadute alie ac
que , á¿ farlc uoltare doue uorranno, & fimilmente farne le conferue, & cacciarle in alto 
quanto uorranno, & cofi con la ftefía uia quando dal capo delle fonti alie fteífe mura del-
Já cittáhauerannoben tolto i l Huello dell'altezza tra dugento atti non faráinutile farui 
«n'altra mano di caftella, accioche fe in qualche luogo le canne faceífero danno non fi hab 
bia a romperé o maceare tutta Topera, & piu fácilmente fí conofea doue é fatto i l danno. 
Deuefi pero auuertirc, che quelle caftella non fi faccino né nelle cadute, né anche nel pia
no del uentre, né la doue fí hanno a cacciare le acque infu,néin tutto nelle ualli, ma in 
una continuata aguaglianza. Ma fe con fpefa minore uorremo condurre l'acquc a quefto 
modo faremo. Faccianfi le trombe di teftole niente meno groífe di due dita, ma in mo
do , che da una parte fieno fmuííate, accioche^ una aíTaggiatamente entri nell'altra . Da-
poila doue fono le commiíTure, & imboccature di quelle trombe deuefi otturarecOn cal
ce uiua battuta con l'oglio , & nel plegare del Huello del uentre n t ' l nodo fi deue porre una 
pietradifafl'oroíío,&queftaforata,acciochel'ultimatrombajoue cade Tacqua fía at-
taccata con quella pietra, ilfimilefi fará alia prima tromba uicina al liueliato uentre,& 
nello fteflb modo neU'oppoftaafcefai'ukimatrombadelgiuftaco uentre fía fmaltata nel 
concauo del faflb roííb, & la prima per doue fi deue cacciare l'acqua, con fimile ragione 
fia appigliata, & cofi i l liueliato piano delle trombe, & della caduta, & del falirnento non 
fará inalzato , percioche fuole alcuna fiatanella condotta dell'acque nafcere uii gagliardo 
fpirito, & tale, che anche rompa i fafsi, fe da capo prima dolcemente, & con mifura non 
ui fi dará l'acqua, &ne i nodi ,& nelle pieghe non íará contenuta con buone legature, & 
con pefi, & faorne: i l refto poi fi deue fare come detto hauemo delle canne di piombo. 
Ancora quando da prima l'acqua fi dá, dal capo deuefi in quelle trombe porre della ceric-
re, accioche le commiíTure fe alcunc fono male ftuccate, fiano con quella cenere ottura-
te, & imboccate. Hanno le condotte dell'acqua, che con trombe fi fanno quefto com-
modo,primanell'operafecifaráalcunodanno,ciafeunolo puo rifare,& lacquaémol 
to piu fana, che paila per le canne di térra, che per le canne di piombo, perche dal piom
bo , come da quello da cui nafce la biacca pare, che prenda difetto, & íi dice, che Lrbiac-
ca c nociua a i corpi humani, & cofi fe dal piombo nafce alcuna cofa dannoíá, non é dub-
bio, che ancho egli n o n íárá íano. Lo eífempio prender potemo da i maftri del piombo, 
che fempre fono pallidi di colore, percioche quando nel fonciere fi fa il piombo, il ua-
pore, che é in quello, entrando «elle membra, & ogn^ giorno abruciando fucchia dalle 

membra 
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membra loro la uirtu del lángue; pero non pare, che douemo condurre l'accjua con canné; 
di iombo, íé noi la uogliamo ffiia ,S¿ buona. Vcdcíí ancho per lo ufo quotidiano, che 
] ' cquacondottapertrombeé dipiudolce fapore, percioche auucgna che fi habbia un 
grande apparecchio di uafid'argentoniente di meno ogn uno ufá uafi di térra cotta per 
porui l'acqua per laboniá del fapore. Ma fe i fonti non fono, da i .quali fi poífa condurre 
Tacqua,neceflíarioecauareipozzi,&nel cauarlinon fi debbe fprezzare la ragionejma 
molto ¿ene con acutezza, & foiertia d'ingegno deonfi confiderare le ragioni naturalidel-
k cofe, imperoche la térra contiene in fe molte > & diuerfe qualitá, percioefe ella é come 
tutte altre cofe di quattro principij compofta, & primaé terrena, dapoi ha le fonti del-
rhumoredeiracqua,nééfenza calore, donde ilfolfo, i lbi turne, & lallume nafce, & in 
fine ha gli fpiriti grandifsimi dello aere, i quali uenendo pefanti per le uene della cauerno-
ía térra al cauamento de i pozzi, iui trouano gli huomini, che cauano,con naturale uaporc 
nelle narici loro otturanogli fpiriti animali, & cofi chi preftamentc da quei luoghi non íis 
toglie,iuimuore. Ma con che ragione fi poífa quefto danno fuggire,cofi fi deefare^ 
Mandifi alio ingiu una lucerna accefa, quclla fe ftará accefa, fenza pericoio fi puo andarc 
al baífo; ma fe per la forza del uapore ella fará eftinta, allhora lungo i l pozzo dalla deftra 
& dalla fíniftra cauerannofi gli fpiraculi, da i quali come dalle narici gli fpiriti ufeendo 
dilegueranno, & quandoin quefto modo haueremo operato, & faremo peruenuti all'ae-
qua, allhora con lamuratura deueeífereil pozzo in tal modo circondato, che le uenc 
non reftino otturate. Ma fe i luoghi faranno duri, o che nel fondo di fatto non farannp» 
le uene, allhora da i tetti ,o da i luoghi di fqpra douemo raccogliere l'acqua copiofamen-* 
te nelle opere di teftole; & per fare quefte teftole douemo prouedere prima di arena pu-
rifsima,&afprifsima,il cemento fia netto di felice non piu graue d'una libra, & fia nel 
mortaio la calce fortifsima mefcolata in modo, che a cinque parti d'arena due di calce r i -
fpondino ; al mortaio fia aggiunto poi i l cemento di quello nella foífa a liuello deiraltez-
za, che fi uuole hauere,con mazze di legno ferrate fíano i pareti calcati, & battuti.i pare-
t i , i l terreno di mezo fia uotato al baífo liuello de i pareti, &pareggiatoil fuolo dallo ftef 
fo mortaio fiabattuto, & calcatoil pauimento aliagroífezza, che fi uuole, quei luoghi 
fe faranno doppi, o t r ip l i , accioche colando l'acque fi pofsino mutare, molto piu íano<c¡ 
fará Tufo di efíe, percioche il fango quando ha doue dar giu,racqua fí fa piu chiara, & fen 
za cattiui odori conferuará i l fapore, & fe ció non fia deuefi aggiugnere i l fale, & afTotti-
gliarfi. lo ho pofto in quefto libro quanto ho potuto raecorre delle uirtu:, & uarietá del-
l'acqua dimoftrando le fue utilita, & con che ragione la fí poífa condurre, & prouare 
Nel feguente io feriuero de i regolati ftili da ombre, Se delleragioni de gli horologí * 

I l FiUndro in quefto libro dichiara molte beüe cofe degne da ejjer lette per la domina co~ 
gnitione cheinejjefi troua,perb efortogliftudioft auederle3 & aleuarmi lafktica d i f imimi ' 
deüe cofe ¿al t r i . Ben diró almne cofe per diehiaratione deWidtimo capo y la cuifomma é que-
ñ a . Tratta in effo Fitr. di condur f deque: & dice effertre modié condurle } per r m , o cana-
U aperti, per carne di piombo >&per trombe di térra cotta: & dichiara come fi habbia afhre 
in ciafcun modo, & prima de i canali c'infegnaadare lafcadutadelíacqua s.&fkrlí le fue 
conferue, & diflribuirle dtufo della citta , & come fi deono leuaregli impedimenti de i montiy 
cauar le ftilonche, i tofi, ifaffi , &f i i r i canali. eondur l'acque per le canne di piombo, egH: 
ctnjegnafhr tebafcherocajielliyche egli dica :cidd lamifuraddle canner& quanto allalun-
gbe^a y & quanto alia grojfe^a: &• d moflra come fi habbia a condur l'acqua per month per 
^ 3 & p e r p i a m r e y & come fihabbia a prouedere ychefkcilmentefi acconciydoue le carne 
jwrandanno. Difcorrepoi come yfi habbia a reggere nel condur l'acque per trombe di teftole» 
r *imWa come ̂ eUe fi hanno aporre & ftagnar infierne, .& compara quefto modo di condur -
acqua al modo dellecanne di piombo ydimoftrando ch'émigliore & piu ¡ano di manco f p ^ 
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fa. Egli poi cinfegm a cauare i f 03^' , tentar i uapori cattim, che efalano, a proueder, chd 
terreno non ci cafchi addojjo, a raccore l'acqua dijperja, a non lafeiar perderé la raccolta, a far 
tificare i latidelpotgo, a fhr le banche, (¿ra proueder, che l'acqua fia bmna. & quefla é U 
formnadeUamtentionediritr. &latnterpretationeé chiara:& Valladlo t & Tlinlo pigliano 
fíate queftecofe da Vitr, ̂ Attus chiamaVitr. lo ¡patio di cento &uentipiedi. queflo raddoppia-
ta per lungo faceua un iugero. Saburra é da mi detta la Saorna, che fi da alie naui. Fauilla é 
U reliquia degli eftinti carhoni. Eftuaria fignificaglijpiragli: il nome deUe lame, é prefo dal 
numero delle dita jperchefeprima t che ftpieghinointondo fono larghe cento dita fi chiamano 
centenarie .fe cinquanta quinquagenarie, & cofi nel reño. Ma degli acquedutti copiofamen-
te ne parta Frontino: Et da i libri di Herone ft puo cauare molti belli modi & diletteuoli diferuir 
fi deüe aeque: il qual libro forfe ungiorno ufeira emendato, etfigurato come ft deuc, 
&<:QStí2h'm&:t\io?tCv,r.:)f.-j 'jAî m\ms>Ví\ onrn- •. u - ' - ' .:.>v\ >Li u wi * m u Á 

ÚEine deWOttauoÚbro, 
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-hbcrjh- :-i ¿íit^iiu,; ..̂  'J-'-K.Ô «:I oialoq orí oiftaup csdil o^D¿>p fú i:f!o , or! o i • tl'l^Ig 
* 9 I « L . . s o '.•;{:!.•- o3 fiíton ñ cí anorgRi D r l a n o ^ «¿jilii:. 'JX»; -A i:-.>r.¿iS\¿xíu.' m$y¡!\ 

, \\xA-s:r-A\U± ' j \ ia-»«^n?lb!- t ytóm* sb :!iü Mclos^i i ab ÓIDÍU'ÍÍJ :;-» : • - ti fi 

L I B R O 

http://ih.Dtsi.ai


H7 

L I B R O N O N O 
• . 

D E L L'A R C H I T E T T V R A 
M . 

• 

V I T R V V I 

Proemio. 

o , 

• 

• • : 

MaggioxIdcíGrecíconílituíronocofigrandi honoria quelli nobilí 
Athleti, che uinto haueíTero i giuochi Olimpij, Pithij, Iftcnici, & Ne-
mcii che non folamcntc ftando quelli tra la mokitudinc de gü huomi-
ni ragunata, con la palma^ con la corona riportano lode j ma anche 
ntornatt nelle patrie loro con uittoria trionfando nelle carretee fono 
dentro delle mura, & delle loro patrie porcati,& in uita loro per publi

ca deliberatioñe uiueno d entrata. Quefto adunque auuertendo io , prendo merauigliai 
perche cagíone non fono attribuiti gli iftefsi, & ancho piu grandi honori a gli ferittori, i 
quali del continuo a tutte le genti preftano infinite utilitá: imperoche píu degna cofa, & 
piu ragioneuole crajche quefto fuííe ordinato, perche gli Athleti con lo eflercitio fan-
JIO i corpi loropiu robuftirmagli ferittori non folamente fanno perfetti i loro proprij 
fentimenti, maanchora di tutti apparecchiandogli neilibri precetti, d'onde habbiano 
ad imparare,& réndete i loro animi piu acutí, & rifuegliati; perche di gratia mi íi dica, di 
che giouamento é ítato a gli huomini Milone Crotoniate, perche egli fia ftato infupera-
bile, & gli altrijche in quella maniera fono ftati uincitori ? íe non che efsi mentre uiífero 
hanno tra fuoi cittadini hauuto la nobiltá. Ma i precetti di Pithagora, di Democrito,di 
Platone,& di AriílotiIe,& di tutti gli altri faui tutto i l giorno4i perpetua induftria orna 
t i , non folo a i loro cittadini, ma a tutte le genti frefehi, & fioriti frutti mandano in luce» 
de i quali coloro, che da i teneri anni con abondanza di dottrine íi fono íatiati, hanno ot-
timi fentimentidella fapienza,& dannoallecittá coftumidella humanitá, ragioni eguali, 
& leggi. Lequali cofequandofono lontane, niuna cittá puoftare,& conferuarfi intiera, 
Eflendo adunque dalla prudenza de gli ferittori cofi gran doni in priuato, & in publico 
a gli huomini apparecchiati, io penfo, che non puré fi debbiano daré a quelli corone, & 
palme, ma anche per decreto deliberare di dargli trionfi, & d i confecrargli tra le fedide 
gli Dei. Io narrero alcuni eífempi di molti loro penfieri, che fono ftati di gran gioua
mento a gli huomini per paífare commodamente la uita loro«i quali chi uorrá riconofee-
re conuerrá confeífare quefti efíer degni di grandi honori, & prima io ponero una ragio* 
ne di Platone tra molti utilifsimi difeorfi, in che maniera ella fia ftata da lui efplicata. 

Spedite le ragioni che apparttngono alie jhhriche sipuhliche, come priuateyhora fi 
uiene alia feconda parte principale della ¿írchitettura detta Gnomonica: per la-
qualefiuedenogliejfeWjchefknnoi lucenti corpi del cielo con i r a g g i loro nel 

_ inondo.&perche la ragione della parte prefente cileuada térra mentre contem" 
fia la ditíinita del cielo con l a g r a n d e x j g y h e l l e T g a, & fuo uelocijfimo mommento, pero Fttru, 
fone un proemio afmile trattamento conuenienti¡]imo:parendogli, che quelli huomini, /' quali 
hanno trouato le fbttilijjime ragioni delle alte cofe dignijfimi fimo de gli honori celefliy perche 
non tanto alie dignitá loro, quanto al beneficio commune hamo riguardato, & non in un tem~ 
poj m una etd) munfecolo folo,ma del continuo fono,& faranno fempre di perpetuo giouamerh-
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toy & quanto éfm nobiU,& pin preflmte l animo del corpo i tanto ó pin dcgna- la uirtu (Co^i 
altro btne. Fcliciadnnqae chiamar fipofjono qudlifauiy che con hdle'><& fottiliimmüonishan 
noprocacciato quella lode, & queHagloria, ¡l frutto dcüaquale, é pajjato in eterno beneficio del 
mondo3& tanto phh qmnto ci hamo moflrato le cofenobdi, &f)recia¡e:cheficome épiugrato 
aWhuomo, & píugiocondo hederé una minima parte delte loro amate cofe, che trattare le mem~ 
bra di tuttigli altri corp'h coft é pin degno[apere una minima ragione dellealte , & rimóte cofey 
che entrare nella cognitione di molte, che ci fono famigliari.&pero ben dice un poeta. 
Veramente felich&fortúnate l ipn fcddó i cuori lor lárdente foco 

Furon queíTalme, a quai prima fu dato Di Venere crudel, né uino , o cofa 
Conofcer cofesi beüe, e pregiate: Che impedijfe i l lor corfo, o molto o poco* 

Ben lor fucceffe quelpenfier beato, l^on la turba del foro litigiofa, 
Tŝ on la dura militia , nm la uaná 
lAmhilione di gloria pompofa. 

Hingordigia deWoro empia e inhumana 
l^on piegó punto gli animi di queüi, 
Ch'eranriuoltialla partefoprana» 

Chiuorr.1 adunque comparare,fmili huomini a gli^ithleti? chi agladiatori od'altrhche per 
uittoriey o beneficijprejénti s'hanno obligad alcunipochi ? Meritamente adunque douemo con 
Vkr. giudicare, che gli inuentori delle utili, & beüe cofe meritino piu preño gli honori celesU, 
rhe quelli, i quali a tempo de Crecifiorirono di gloria per h ^ corpo dimoñrate in que 
gimchi, chead honore didiuerfiDei,i& heroi coft pompofmente con tanto concorfo di 
popolifi celebrauano., cmne erano igiuochi Qlimpij in honore di Giouei Tithij m honore di ynft-
poÜme,i'lS(e'/neiinhonore di^rchimora,gliiñhmici m honore di Talemone.Ma lafaamo 
quello, che in Vitr. emanifeño, & uegnamo ad alcune beíle inuentiom di alcuni antichifaui, & 
prima diTlatone nel primo capo, poi di Tithagora nelfecondo%& in fine di ̂ Archimede, di Era-
toñhene, & ditArchitanel ter^p: auuertendoche queño nomc diGn'omonica fi esî nde molto 
piu di quellotche Vitr.potejft mtendere nelprefente luogo. 

Che fu di afcender a iíieüati chioñri, 
Etpareggiar conlauirtute i l fato. 

Queño é credibil, che gli horrendi mo ñ r i 
Vincejfer de g l i errori, & cloognigioco, 
Lafciajfer, che ammollifce ipetti noíiri. 

Jl n:odo ritrouatoda Platone per mtfurareun campo 
di térra* Cap. L 

E il luogo ouero W campo di latí eguali fará quaeírato , & biíógno fía di nuo-
uo conlati eguali raddoppiarlo, perche cjuefto per numen , o per moltipli^ 
cationc non íl ritroua, pero íi puo fare con eméndate deferittioni -di linee. 
Et quefta é ladimoítratione. Ceno eche unolquadro didieci piedi per ogni 

ato,, é piedi cento per quadro» Se adunque é bifogno di raddoppiarlo, & tare uno fpatio 
di dueento p i e d i & che fia di latí eguali; egli fi deue cercare quanto fí deue farc un lato 
di quello quadrato ,. aceioche da quelloalli raddoppiamenti dello fpacío rifpondino du
eento piedi. Qiieño per uia di numeri niuno puo ritrouare; perche fe egli fi fa uno latb 
di quattordici pieda raoltiplicando uerrá alia íbmma di cento nouanta fei, fe di quindici 
fará ducento^á: uenticinque;&pero, perche quefto per uia di numeri non fi fa manife-
ño, egli fi deue nel quadrato, che é di dieci piedi per ogni lato tirare una linea da uno an 
guio all'altroin modo, che i l quadrato fia parritoin due triangoli eguali ,8c ciafeunode 
idettttriangoli fia di piedi cinquantadi piano. Adunque fecondo la lunghezza della de-
ferttta linea egli fi deue fare uno piano quadrato di lati eguali: & cofi quanto grandi faran 
no i due trianguli. nel quadrato minore di piedi cinquanta > con la linea diagonale dife-
gnati^ tanto con quello iítcíío numero di piedi, nel quadrato nuggiorefaranno deferitti 
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atrrotT;anaoli. Con íjivefta ragionc (come apparc perla fottopoíla figura) per u¡a 

di lince da PLitone fu íatto il raddoppiamcmo del campo quadrato. 
1 Qui non ci é altro che dichiarireper horay effendo Vitr. da fc manifeño, & chiaro : impero-

che^Lquadratofi raddoppia tirando la diagonaley& di quellafacendo un lato delquadra.o,chd 
4eue ejfer dcppio alpyimo. Eccoil quadrato a b c d. daejjereraddoppiato, é didiecipiedi 
per lato. La diagonale é y a b. che lo .parte in due trianguli a d b , & a c b. dipiedi 
cinquania tuno di piano. Della díagonale a h. fi/uun latv a. b 4 e. che é doppio al qua
drato a b e d. Tuo benejjere che la diagonale ft trouiper madinum 
che entrare de i rottiy Hche non é al propofito noíiro . EgU f i YjtrMOua la diagonale 4 queño mo
do . Moltiplica due latí del quadrato in fe ciafeuno feparatamente y & raccogli inftems tutta 
lafomma di quella moltiplicationey & cauane di quella la radice quadratay tanto fara la diago
nale. teco fia i l quadrato a b e d. dipiedi cinque per UtOy moltiplica a b.infeydoé tin
que uia cmque fh uenticinque y & cofi Juraidel lato b c. che fara fmnlmente uenticinquey 
che p&Bi infierne col primo uenticinque produce cinquanta. la cui radice quadrata é j J _ & 
di tantipiedifara la diagonale.fmilmente Jurai neüe altre figure quadre di anguli drittiy co 14 
me müa figura e f g h. • - • • • . 

• -
• 

Deüa fqmdra imentione di Pitagoraperform 
gufogiuílo. Cap, I L 

Ttagora fimilmenteMimoftrb la fquadra ritrouata fenza opera di artcfícealcu-
no,& fece chiaro con quanto grande fatica i fabri faccndola, a pena la poíTo-
no al giufto ridurre. Quefta coía con ragioni,& uie emendara > da fuoi pre-
cetti fí manifefta: percheje egli íi prenderá tre regole^una di piedi tre, l'altra 

diquattro, laterza di cinquc&quefte rególe comporte ííano, che con i capifi tocchino 
infierne facendo una figura triangulare, condurranno la fquadra giufta; & alie lunghezze 
di ciafeuna regola, fi fara uno quadrato di latí eguali,dico,che del lato di tre piedtfi fa
ra un quadrato di noue piedi, & di quello, che fara di quattro piedi fi fara uno quadrato 
di fedici piedi, & di quello, che fara di cinque, fe ne faráunodi uenticinque,& coíl quan
to di fpacio fara oceupato da due quadri, l'uno di tre,ralcro di quattro piedi per lato,tan 
to numero di piedi quadri uenirá dal quadrato tiratofecondo il lato di cinque piedi. Ha-
uendoPitagoraritrouatoquefto,nédubitando dinon eífere ftato in quella inueritianc 
4alle Mufc amraacftrato, riterendole grandifsime gratie, fi dice, che a quelle facrificia 
fece deüe uittime: & quella ragione come in molte colé, & in molte mifure é utile, coíi 
negli edifici; per farde fcale, aeciochei gradi fieno di proportionata mifura, é molto efpe 
dita; perche fe l altezza del palco da i capi della trauatura al Huello, & piano da bailo fara 
jníre parti diuifa, laafcefa delle fcale fara in cinque parti diquellecon giufta lunghezza 
de i fufti: perche.quanto grandi faranno le tre parti dalla fomma trauatura al huello di fot 
to , quattro di quelle fi hanno a tirare in fuori, & feoftaríi dal drittorperche a quefto mo
do faranno modérate le collocationi de i gradi, & delle fcale: & cofi anche di tal cofa fa
ra difegnata la forma. 

Twe Fitr.Uimentione della fquadra > & Cutile y che fi caua da quella. Titazora huomo 
diurno m molt e cofefu lo inuentore]della ragione della fquadra, nel che egli trapafió ^digran ítrn^ 
¿4 Ĵ 6*1*10*16 di mohi artefici eccellenti, & pero meritagrandiffimacommendatione. La qut 
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to *Yande , & capira tanto, quanto i due quadri fiitti dalle due altre righe, come ft uedé per la 
vurafottofcrina, L u f o d d l a f q u a d r a i n m t e f o r t i d i j n b r i c h e i & di edificij émol tou t i l e^ 
nccejjario, & troppo farebbe lunga cofa tí ragionarnepartitamente: mainfomma quefio é, che 
lo ángulogwfto i mifura di tutte le cofe, U doue i Quadranti, iI{aggi, i Triangoli > & ogni 
tro (iramento, col quale ft mifura l 'al tere, le lungher^e, & largljeige, tutti hamo la lor uir 
tú nello angulogiujto, che nella fquadra, che norma f i chiama é collocato :peró Fitr.fuggendo 
lamia, ciportafolamenteunmirabileufo diqueüa* che épofio nelproportionare le fcale,^* 
k falite di modo, che fiano commode, & atteper montami. J{oi , perche deüe fcale non haue-
mofatto mentione fin hora y ne ragionaremo alprefente. l l pone le fcale ricerca giudicio, & 
ilperien^apiu che mediocre j perche é moho difficile di trouarleíuogo, che non impedifea, o ruh 
biilcompartimento delle flanxe > pero chi non uuole cjjere impedito dalle fcale, non impedifea 
egli le fcale, & proueda di darle m certo, & determinato Jpatio, accioche fiano libere, dif-
obbligate .perche ajfai commodefaranno, la doue daranm meno incommodo , Quifiragiona 
delle fcale, & falite degli edificij í & non delle fcale, cheferueno alíufo deüa guerra, Deüefea 
le adunque ft hannoa conftderare le maniere, ü luogo, Papriture, la figura, il numero de gradh 
& la requie.Egli ftafcende al difopra o per gradhoper falite,& móntate pendenti. Le montate fi 
ufano ne i gran\palagi, & cafe regali y <¿r fono molto commode y perche la falitafifa apoco a 
poco yfenxagrandemouiment&y jpecialmente quando fihaquejia uiadi farle piupiane yche fi 
puo y ¿r a quefio modo ft fhnno anche le falite de i montiper opera de g l i huomini. Ma queíle 
fcale, che hannogradi deono ejfer fmilmente commode y & luminofe . commode faranno quan
do ftferuera la proportionedellaqual diremo y & fe damnno meno incommodo ( come ho det-
t o ) proportionate deono effer, & quanto a tutta lafcaía, & quanto a igradi; alche fare cígio 
ualaragioney&- lafigurapofiadaFitr. Luminofe faranno y per la ragione detta altrouedipi" 
gliar i lumh &per lo giudicio dello ̂ Architetto. l l numero de i gradiy & de i ripofi (perche 
eglift deue auuertire di non fare mohigradifen^a requie di me%o J é fecondogliantichi * che no» 
fifaccianopiudifettey o nouegradi fénica un piano: si per dar ripofo achintlfalire fiftancaua* 
sí perche cadendo alcuno, non cadejfe da luogo molto alto, ma hauejfe douefermarfi. £alte%~ 
^a de igradi y&ip ian i , ft deono fare inmodo y che quanto meno ft puo i l piede fi affaüchi al^an 
doft: Tslon bifogna pajfare le mifure di Fitr. date nel teryo libro, cioé fadi maggiori > ma bene 
ei tornera a propofito ne ipriuatiedificij accommodarli pmchefipuo. Le fcale á lumaca fpejfo 
dannogran commoditd a gli edificij perche non vecupano molto luogo y ma fono pin dijficitiyfefi 
fannopernecejfita * ^ l l a Lamagna per t ordinario le fcale fono ne gli anguli de g l i edificijy t í 
che é difettofo: perche né finefira, né nicchio r né fcala y né apritura alcana deue effer pofta ne 
gli angdi delle cafeyiqualianguü douendo effere fodifftmi y quando fono aperti ysindebolifceuo * 
In fonmta i l numero delle fcale mnélodato , perche é di moho impedimento a tutta la fabrica 9 
& l a moltitudine de igradi aggraua lo edificio . Hanno le fcale tve aprimre , ma aliinttata 
áalpiedi, faltra doue fono i lumi f la ter%a é la riufcita di fopra. Tutte; deono ejfer e ampie s & 
magnifiche y (mtendo deüe fcale principali^ecialmente ) & -fiafi deono muitare hgentiaüit 
falita. Tero la prima entrara y & l a bocea deüa fcala deue effere in luogo y che fuhito fiueda 
dentro deüaenttata. l l lume deue ejfer alto, perche dia lume egualmente a tutti i gradi, Qui 
ei ferttela ragione deWomhm y & fi troua cheqmüaproportioueTche haueral'ombra con tutta 
taketta deüa fcala, la medefma hauerd l'altera d'un grado col piano d'unaltro. La riufcita 
deue riporci in luogo y che Ufala fi ueda tutta egualmente , & i lumi deüe finefire ci uenghim 
nelmexp , & dimmero.dijfiari, & ft conofehilo incontro deüe porte deüe jian^eda ma parte x 
t^dairaltradellafala:^ tanto fia detta deüe rególe delle je ale . Ma mirabilmeme simpara 
utdendoft kcofefatte dagliantichiy& ibeüiauuertiment i y che hanno hmuto: come farebbe 
nel beüijjhm edificio deüa ritonda y doue le fcale, che uanm di dentro uia f i bene fono a lumacd* 
pero nm uanm circolarmente > maintriangolo * i l che prouede a quelli > che girando patifeeno 
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perltdeholex^delcapojauertigine, Similmmte igradi,cht uanno fu] lu tribuna di\detto 
Ttmpio hamo i loro pianipiegati in entro, perche fe uno difceydendo cadtjfe, hauendo i l calca-
vno fiu bafo , ch£ la punta del piede, fufle formato a daré in Setro, & non cadere inan^i. Bel-
%fono anche le [cale di alcmi modcrni. come fi uede nel mirajbile palazo d'frbmo > & anche 
in Exorna le [cale delpalaigo . dtrouey che ciportano mo'lto lume, & cifanno molto auuer-
t i tL Mora quantoapparticneaFitr-dico , che egli mole y cke dalla Jcjuadra fi prenda la mifu-
radelkfcala. tyiperochcdalfolarq al piano 3 per linea perpendicolare mole y che lo Jpatio fia 
idiuifo in tre parti-y & di doue cade i l piombofi tiri una linea in fuori > che fia diuifa m quattro 
far t i egmli ciafcuna a ciafcuna delktre. Se adunquc daWaltro capo del piano, fard tirata una 
linea día fommiú della perpendicolare ychefi(i di cinqueparti, allhora compartendofi i gradi fo 
ipraqueUa.ifarálafcalacommoday &proportionatayCome ci moflra la figura. Delle fcalea 
'lumacfl doueria fimilmentc Vür. hauerne ragionato y fe quifujfe fiato i l luogo fuo. Ma quello , 
xhe egU ha detto delle fcale é flato per occafione, &per dimoftrare, l'ufo della fquadra ; & f e be 
me altroue non ne ha detto, non pero ci ha lafciato fenxa occafione di potere da mi trouare i l mo 
sdo di farle * Comengono le fcale dritte con le torte neUa mifura, & commodita de i gradi: con-
MengQtto neUe apriture > & in altre cofe, ma quefla é la di jférenla y che ilfufto delle fcale dritte,, 
iche é detto \ Scapo > da Vitr^é una linea dritta, che dalla fommitd al piano difcende, come hipo-
ítenufayO diagonale: ma i l fuflo delle fcale a lumaca é dritto a piombo, & d'intorno a queüo, co-
meadfin perno fono i gradi y benche anche fi facciano le lumachefen^afufio. Quefle fcale erano 
fatte 4agliantichiperfalirea\luoghialtifiimi y come fono colóme ypiramidi, & altrigrandiffi-
mi ed ficvj. Lapiwnta delle lumache é come una uoluta, la eleuationefifa da certi punti della 
voluta* pero Mberto Durero ée la infegna nel primo libro della fuá Ceo?netria.J^oi hauemo mef-
fo la figura 3 & laprofyettiua, infierne con le fopradette dimoftrationi. 

r i 
Comejt poffa conofcer una portione da rgento mef~ 

colata con toro Jim ta topera. Cap. I I I . 
Siendo ftate molte , & merauigliofe inuentioni duell^j Archimcde, d¡ tutte 
con infinita fólertia , quella, che io erponeió ,pareVche troppo fia ftata 
efprefl'a . Imperoche lerone nobilitato della regia poteftá nclla cittá di Sira-
cuía j eífcndogli le cofe profperamcnte fucctflc5& hauendo deliberato di por 

rear l ernpio una corona d'orouotiuaj & di confecrarlaa i Dei immortali, per grandií^-
iimo^rctioladiedeafarcdandoacbluijchcriprefeilcaricodifada, a pefo la quantitá 
'dcli'ofo. Qiieíli al tempo debito approuó al Ke Topera fottilmente fattacon le mani, 
& paruechealgiutto pefodell'oro reftituiíTela corona. Ma poi,che fu inditiato, che 
leuatone urla quántiti di oro, altrettanto di argento in quella poílo haueífe, lerone íde-
gnatq di eííf re ftato sbeftato , né potendo hauere la ragione , con che cgli feoprifle il fur
to , pj-ego Árchimede , che prender uolcífe la cura di riconofeere i l fatto, penfandoui 
molto ben fopra . Hauendofi Archimede allhora prefo il penfiero di quefto, per cafo en 
troinunbagno. Etiui nel foglio difcefo gli uenne ueduto y che quanto del corpo fuo 
cientrauadentro, tanto di acqua fuori delíbglione ufciua. peril che hauendo ritrouato 
la ragione di potere dimoftrare la propofta, non dimoró punto, ma ufeito con grandp al 
legrezza del foglio j & andando ignudo ucrío cafa, dimoftraua ad alta uoce d'hauere ritro 
uato quello, che egli cercp» , perche torrendo tutta uia gridaua in Greco . Eürica , Eu-
rica, cioé io hotrouato, io hio trouato.Dapoi che cgli hebbc l'ingreíTo di quella inuentío 
nejfeceduemaííedipcfoeguale eiafeuna alia corona,cjellc quali ima era d'orojaltra 
di argento, & hiuendo queílo fatto,cmpi fin alfolio d acqiui un ampio uafo, & prima ui 
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pofe dentro la maita'dsílo argento, delía quale, quanto entredi ^randezza tanto ne ufcl 
di humore , coíí trattone la maíTa rifufe tanta acejua , che riem'pifce ¡I uafo, haucndola col 
feftario miíurata , íí che all'ifteífo modo d¡ prima s'agguagliaífe col labro. Et da quellíl 
egliricrouó quanto ad un terminatopefo d'argento certa,& determinata mifura d'acqua 
nfpondcíTe. Ethíiicndo queftoprouato depofe la mafia delToro nel uafo fimilmentc 
pieno, & trattala fuori, con la iftefla ragion^aggiuntaui la mifura , troivó, che non c¡ era 
ufeita tanta acqita, ma tanto meno^uanto in grandezza del corpo con lo iííeíTo pefo era la 
mafla dcH'oro minore della maíía di argento.in fine riempito il uafo, & pofta nella ifteíTa 
acqua la corona, tronó, che piu di acqua era ufeita fuori perla corona, che per la mafia 
deiroro dello ifteflb pefo . & cofi facendo laragione da quello, che era piu dalla corona , 
che dalla maífa ufeito cóprefe, che iui era mefcolato Toro con l'argento, & fece manifeftó 
i l furto di colui, che s'haueua prefo il carico di far la corona. 

ílfuoco tra tuttigli elementí éieggimfíimo, perche ( come ¿táetm nel fccoñdo libro )a tutti 
gii altrifopra ñ a . Grmiffima é la térra, perche a tuttigli aítri fottogiace * taere, & Pac* 
qm non fonoaffolutamentegrmi, né lieuij ma in rijpetto. Ver che V aere alV acqua foprafcende* 
alfaoco difeende; l acqua jalefopra la térra , & cala neüo aere. Similmente le cofe compojíe 
degli elementi hamo quel mommento, che loro da quello elemento, che preual&ñella compofí*-
tione . La doue le cofe, che nella miñura loro hanno piu deü'aere * o del fuoco, afcendeno, co
me fono ifumiy i uapori, lefcintille > i l fuoco matenale quagiu, & altre exhalathni, & JpiritL 
Ma le cofe, che hanno in fe piu di acqua, o di térra, ftmuoueno a quella parte doue l'acqua, o 
la térra le inclina . oltra di queflo ogni elemento nelfuo Imgo naturale ripofh come l'acqua nel 
luogó dell'acqua y la térra nel luego della tena, & fimilmente gl i al tr i , Quefla: compara-
tione non riguarda alia quantita delpefo,jna aüejpecie dellagrauita. Terche altro é a diré, che 
una gran trauepefi piu, che una lametta dipiombo, altro, che ilpiombo fiapiu grane del legno, 
Terche fe bene la traue é maggiore in quantita di péjo, é pero in quanto alta jfcecie di graui
ta piu kggieri ypercioche uedemo i l piombo nelta cqua difeendere, ¿r // legnofopranotare. ^yío-
cioche adunque eglift pojfafapere lejpecie della grauita t é neceffaño pigtiare grandeTge eguali 
di corpip&fetti y&fe eglifttroueráy che ftano dipefo eguale y eglift potra diré * che fiano in 
jpecie egualmente graui. Ma fe ma qual ft uoglia di quellegrande^e egualifara dífef&maggio 
reyfenxa dubbio fi potra affermare , che i l corpo di ejfa faro, dijpecíe piu grane-. Ecco lo efjem-
pio. Trendi tanto di marmo quanto di legno o di acqua: lo dicoy che quantaallagrandeTga;, ue 
derai, che i l marmo pefa piu che i l legno, o l'acqua y & i l legno leggierijjimoyperche f f i fopra 
l*acqua y i l marmo grauifiimoyperche difeende nelVacqua. Vero fi puo concludere, che racqua 

gior grandeva. Da qu-eíla ragione aiutato tArchimede fcoprl i l furto deU'orefice. Vercioche 
pofe ciafeuna majfafeparatamente in un uafo pieno d'acqua, & mifuro quanto d'acqua era ufei
ta del uafo per luna y &períaltramaffay^r uedendo,che per la maffa d'argento era ufeita 
piu acqua, che per la maffa d'oro, imperoche era digrande^ga maggiore ypreje la corona lauo-
rata , della quale egli a richiefla di lerone faceua laproua . La quale era pari di pefo a ciafeu
na delledue majfey& la pofe net uafo, del quale ufcl piu acqua perla corona y che per la maffa 
d'oro y & meno, che perla maffa d'argento . & regolatoperla regola delleproportionaliy CQ-
gnobbe nonfolamente la corona ejjere ñata fklfificata, ma anche di quanto era ingannato lero
ne . La occafione, che egli hebbe di fi bella inuentione fu lacqua, che ufa del uafo y che Fitr,. 
chiama, Solium, quando egli entro nel uafo per lauarfi. & pero mojfo da quel piacerey che 
fuolpartorire lainuentioney ( come dice Fitr. nel primo libro al ter^p capo- ) nudo correndo> 
gndaua m Greco, Eurica, Eurica, ciúého trouato, ho trouato . 

Hora 



Hora transfctlamo la mente a i penfieri di Archita Tarcntino, Bc di Erathoftene Circ 
neo, perche qucfti huomini hanno ritrouato molte cofe dalle mathematicc grate a gli hu<a 
mini. Etbenchehabblan piacciutonellealtreinucntioní, niente di mataco nel conten^ 
dere di una fono ílati fofpetti. Percioche ciafcuno con diuerfa ragione Ci é tbrzato di efpli 
care quello che Apollo nelle rifpoftc in Délo haueua comandato: cioé, che raddoppiato 
fufleil numero de i piedi qiiadri,che haueua il fuo altare, donde ne farebbe auuenuto, 
che chiunque fi hauefle in quella ifola ritrouato, fufle allhora dalla religione liberato. Ec 
pero Arcbitacon ledefcrittioni de icilindri,Eratofthenc con la ragione inftrumcntalc 
del mefolabio efplicorno la ifteíTa cofa . 

Dice Vitm,che le imentioni di ̂ írchita, & di Eratoflhene fono [late grate a gli huominuma, 
trattando amendue una queftione iftejja, & for^andoft ciafeunoper diuerfe uie riJoluerla,hanno 
dato fojpetto: non perche una qniftione non jipojja feiogliere a diuerft modi: ma perche le genti 
che non fannoj uedendo, che>Archita\ufaua ma uia, & Eratoflhene m'altra,foJpettauano per la 
loro concorrenxa, peyijando chegutrreggiajjeroaproua. come fe uno pigliafie Calte'Xga d'mia 
torre col quadrante, Valtro con loJpecchio, H terxp con due dardh& laltro in fomma con l^A-
flrolabio, o con i l raggio mathematicos non fapendo i l uulgot che di tutti quejii, & altri infim* 
menú fufle una ragione ifiejfa) prefa dalla proprietd, & for^a de gli anguli, fojpicherebbe, che 
queüa concorren^a de i mífuratori non intricafle i l uero, con la diuerfttá de gli inflnmenti, l l 
medefimo auuenne dalla concorrmxa di lArchita 3 & d Eratoflhene, La proponía era come ft 
douefle raddoppiare un cubo. Cubo é corpo ( come ho detto nel proemio del quinto libro)difei 
fkcciei& difei lati egualheome un dado; & ft mifura» moltiplicando uno de fuoi lati in feflejfo, 
& di nuouo moltiplicando i l prodotto per lo iHejfo lato, come per eJJ'empio fi uede. Datoci 
fia i l cubo di cui ciafcuno de, i lati fia otto: moltiplica otto in fe, ne uiene fejjanta quattroymolti-
plicapoifeffantaquattroperottoyneuiene cinquecento & dodiciy (¿rtanti piedi cubifaranno 
vel detto cubo. Uauendofi adunque formato i l cubo di cinquecento & dodici piedíy bijogna fe-
condo la dimanda raddoppiarlo. ^Alchefare ció ferue i l fapere come tra due linee dritte, & di~ 
figualiyche cifarannopropofle^nepofliamo trouare duealtredime^ycbe habbiano continua-
taproportione tra fey&con le prime. Per uolere adunque trouare qaeñe linee proportionate, 
nndici modi ci fono flatipropofli da gli antichi, ^Altri hanno ufato le dimoñrationi mathemati-
ehe folamentey altri anche hamo alie dimoñratio ni aggiuntigli infirumenti, Quefli inflrumenti 
comeniuano nel nome, perche mefolabio era nome commune > che fignifica initrumento da pi~ 
gliare ilme%pyimperoche con quello inñrumento fi trouano le linee proportionali dime^p alie 
propoñe. yArchimede adunque uso lo mefolabio, & Vlatone fimilmente. ^Architafece alcune 
dimofirationi per uia difemicilindri, che fu giudicato efier impoflibile a farne inftrumentOyben-
che io neho uedutOy fecondo la dimoflratione di ̂ írchita molto ben fa t t i , & commodi all'ufo, 
lo exonero &ledimoflrationij&glimftrumentiy&moflrerd come nel raddoppiamento del cu 
boydfcrue la inuentione delle due propon ionali proponendo prima la occafione di f i bella diman 
da: neüaqualefi comprendera l utile grandeyche fono per prendere gl i ^írchitetti dalla imentio-
ne, &dalfapere. le dimoflrationí[y &dalVufo d i f i beüi JirumentL Eglifilegge maEpiftola di 
Eratoflhene al I{€ Ttolomeo feritta in quefto modo, 

A L R E P T O L O M E O E R A T O S T H E N E S A L V T E . 

Eglifidicey che mo de gl i antichicompofitori di Tragedle introduce Miñosa fabricare il fe-
pulcro a Glauco: & hauendofi detto, che quelío era di centopiedi per ogni Uto, rijbofe, quefla 
épicciola arca per unfepulcro regale, fia dunque doppia^ non fi mulé i l cubo. ñeramente chi 
uorra raddoppiare ogni lato in larghe^a deljepdcroy non parerd efler fuori di errore; perche fe 
¡ i raddoppteranno i latí, ogni piano riufcird quattro piu>& i l fodo otto piu. Fu adunque diman

dato 
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dato a i Geometri, ch* ifttdñ fiando quel fodo neüa ijleffa figura, fi poteffe raddoppiarlo. & 
aueíla dimanda fu detta . Ü raddoppiamento del cubo. imperoche propoflogli-un cubo, cercana 
tn che modopotejferofarnem doppio a quelio. Stando adunquemolti lungamente in dubbioypri-
mofuBippocrate Chio, ilquale pensó, che fe eglifi trouaua,come propofte due linee dritte, deüe 
qnali la ma^giorefuffe doppia olla minore, ft f igl iajfe ducaltre di me^pproportionate in conti-
nmproportioneicheageuolmentefiraddoppiarebbeilcubo.perilchela dificulta di doppiare 
il cubo j & ü dubbiopropofto addujfe i mathematici, & g l i auuolfe in una m a g g i o r e . TSJon mol-
to dapoi, fi dice, che ejjendo aglihabitatoridi Délo, che erano appeflati, daWoracolo impojio* 
che raddoppiajfero un certo altare, ft ueme nella ijleffa dnbitatione & effendo riprefi i geometri 
da Tlatone nelTMademia, che fipenfajfero di ritrouare quelio, che e ra propoflo, quelli molto 
piu Holentierifi diedero alia fatica, & ritrouorno, che propofte due linee bifognaua ritrouarne 
duealtre dime%o .ft dice, che lArchita Xarentino ritrouó lapropofta per uiadifemicilindrh Eu 
doxo per lineepiegate; l ímeme imero , che quefti tutti con dimoftrataragione deferiueffero la 
feientia del ritrouare come tra due date linee dritte fene poteffero daré due in continua proportio 
ne. manon ritrouaronoperb come queflo ft poteffe agemlmente operare ronmani, & ufare con 
infirummti: eccetto Menechmo, ilquale breuemente, & con ofeurita ritrouó non so che. Ma 
mi ci hauemo imaginato mafacile inuentione, per uia dtinjirumenti, con laquale non filamente 
fi potranno ritrouare due linee di me^o a due propofte & dritte in continua proportione ,ma 
quante cifara inpiacere di ritrouare. con quefla inuentione, adunque potremo r idurre in cub& 
ogni corpo fodo propoflo} che fia fotto linee paraüele contenute ftmilmentetransferite da 
corpo in corpo, &farne un fmile, & accrefcerlo quanto cipiacerd, offeruando fimpre la iflef-
fa ftmiglianTg :per ilche & i Tempij > & g l i altari. potremo anche & a m i jura ridurre le mifure 
delle cofe liquide > & aride, come le metrete, i moggi, & a l cubo transferirle con i lati de i qua-
l i f i mifurano i uaft capad delle cofe liquide, & delle fecche, accioche ft fapfia quanto tengono» 
In fomma la cognitione di quefta dimanda, é utile, & commoda a quelli, che uogliono raddop-
piare o far maggiore tutti quellifirumenti > che fono per trarre dar di, pietre j o pali diferro:per~ 
cioche egli é necejfario che ogni cofa crefea in larghexga, & grandei^a con proportioni, o fia-
nofori i ó nerui, che ci entraño, o queüo che occorre .fepur uolemoy che i l tutto crefea con pro
portione. llche non fipuofarefenxa la inuentione del me%o. la dimoflratione adunque & l'appa-
rato del detto inftrumento t i hó qui fotto deferitto, <¿r prima la dimoflratione, 

Sianopropofle due linee drittet&difeguali, a b. & c d. cerchiamo tra quefle due ha~ 
ueme due di me%o-, che fiano in contima propomonescioé che ft come ft ha la prima aüafeeon-
daycofi eglifi habbia la feconda alia terxa, ¿ r la tena a l ia quarta . jkccianft cadere le due l i 
nee dritte a b. <&• c d. ad anguli giuñifopra la linea b d. & delle propofte fia maggiore 
la linea a b. & minore la c d. & dallo a al c uenga una linea, che tirata piu oltre ca
da fopra la linea b d.nelpunto e, uenghi anche dalpunto, a. fopra la linea b d. una l i 
nea & fia queüa a f. & dal punto f. fia tirata una linea par alíela alia linea a b9 & fta 
quelUy f g. che taglila linea a c. nel punto g. fia poi dal punto g tirata una l inea al 
punto h. paraMa alia linea a f. & fia queüa g h. chetaglila linea b d nel punto é¿ 
foprailqualpuntofidriqriunalineaparallelaaüalinea a b, &ftaqnella h i. chetaglila 
linea a c. nel punto i . dal qual punto difeenda ma linea egualmente diftante alia linea a f, 
¿rtermini nel punto d. Fatto queflo per maggiore efprcffione chiameremo le linee a b. f g . 
h i, c d. le prime parallele, & le linee a f . g h. d i . le Jecondeparallele . fimilmentetci 
fonoduegrantriangolil'unoélo a b e . che ha lo ángulo b. giufto.l'altro é lo a f e. quel
io ftchiamera primo trianguloy queflo fecondo triangolo. nel primo adunque cifono quelli trian-
goli fhtti dalle prime paraMey&fonoy g f e. i h e. c d e. quifliy perche fono di anguli 
egualiycomefihaper la uigefima nona ddprimo MÉíieUS, hamo i lati proportionali come fi 
baper laquzrtadelfeflo .Jimilmente perche\ifecQndi triangolifaiti dalleJecondeparallelefo-
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nodi latieyial'hfcnxadnhhio haneramo i latiproportionali. Mmque , ft come nclle pri?ne 
puradclchannoproportionetrafe a e. ad a g. cofihanno b e. ad e f, &ficome a e. 
ad e g. fihannoneíle feconde parallde>cofi f e. ad e h. & di mouo come nelle prime f 
e, ad e h. coji g e. ad c i. maneüefeconde paraÜele come g e. ad e L coft h e.ad 
e d. fono adurupie continué proportionali b c. e f. h e, e d. per la ifteffa ragionefi di-
mofiraychefono continué proportionalhanche a b. f g. h i. d c. perche fi come ft ha b 
e. b f. cofifiha a b. ad f g. & come f e. ad e h, coft f g. ad h i. & come h 
e ad e d. coft h i. á c d. Date aáunque duedritte linee a b. & c d. ritrouato haue-
moduedi mê p continuéproporticmU, chefonOi f g. & h i . ilche eranoñraintentionedt 
jure. Quejla é la opinione di Eratofthene cerca la dimofhatione: & fe bene egli uuole, che la l i 
nea a b. & la c d. ftano adangoli dnttifopra la linea b d. non é pero yche non feguaU 
iji^ééondu b d. puré che 
amendue fkcciano angoli fimiglianti , &fianoperfmili cadimenti egualmente dijianti:perche 
tuttoé fondato fopra quefia ragione, the,di quelliltriangoli, chehannogli angoli egualhi latifo 
no proportionali. Infomma fe mi uorremo tronare pin di due linee proportionali tra le due da
te a b. & c d. bifognerd fecondo i l fopradetto modo ̂ formare piu linee paraÜele ? si deüe 
prime coyne delle feconde. Ma lo inftrumento col quale fipojfa formare coft bella prona fecon
do Eratofthene é queflo. ^¡¿(tia una piaña dilegno3 o di rame piu lungatche larga di figura qua-
drangulare y ¡¿rd'angoli dritti.í¿r fia per effempio Latauola a b d c. acconcia poitrelamet-
te, fopra di quella di q ualchemateriafoda fottile,&polita, che fiano quadrangolari, & dian-
gnli dritti, di modo, che una di quelle fiaferma nel fnexo della piaña, fi che non fipojfa mouere 
né alia, deflra, né alta finijlra,& fia quella. e f g h. habbia poi quejia lametta negli angoli 
fuoi»ne i punti e. & f. fitte due rególe con ifmipironi in modocheciafcuna fipojfa uolge-
re in ogni uerfo, & f i a una regola e m. (¿ríaltra f n. ma taltra lametta fia K ¿i c, che 
fiaconle t t f efuein un canute nella pianafi che pojfafcorrere uerfo la lametta e f g h * &̂  
anche a rimouer da quella, fi che habbia i lati fuoi paralleli al lato f h , della lametta ferma; 
tenga quejia lametta K d c. fopra i l punto K . una regola, che fi pojfa uolgere & aleare, 
& abbajjare , come le altre & fia quella K o» & pojfa ejfer paraüela con le akre re
góle , & t l o ro communitagli,chefamo con la a g. f h . & L fiano nellaifteffadrittali
nea, m n & l , fimilmentela a m . fia eguale aüa d K , perche la a m. infenfibilmentc 
auanxa ta d K . EJfendo que fie cefi ordinate tra due linee a b . & c d. fi danno due di me-
•toincontinuaproportione > che fono e n f o .per lefopradette ragioni. Ma fe per forte 
k duepropofte linee , comefarebbe ta s. & l a t , allequalibifogno fia ritrouarne due dimexo 
in contimaproportkneywnfarmm eguali aqmilelineetfhefom neüo insirumento, a b & 
r d, facciafi col mouere fecondo i l bifogno ta lametta h d c. tirándola uerfo ta lametta fer-
mayo allargandoUr ¿rponendola fempre egualmente diñante: fncciafi dice , che ficome fi ha la 
Í, alta t . cofif i habbia la a b aüa r^d, cioéfefara?mo la x, ¿r'la t tra fe inproportio-
ne doppia, o triptayofefquiattera>cofi fiano tra felá a b & l a r d. perche alia a b, & 
K d. c he fono nello inñrumento ritrouatei ritrouate fifono due dime^o proportionatejeguita, 
che alia s & alia t , propo&c trouatefaranno due di tnezo m continuaproportione. Óuanto 
f iu adunqueartifieiofofardlo injirumentoy^ benJkmxtantophi fheilmente ciferuiva aritro-
uare le due preportionali^peróleteíledeÜetametteychefnnoueno entreranno ne i loro canali 
Ajfettatey&fi moHerannodolcemente. Etfealcuno uond tronare piu di due linee proportio
nali, egli potra con la agghmta di pin regoley& lamette jarlo commodamente.tfr queña é fa-
ta lainuentione di Eratoñhene . Bifogna pero anuertireche le rególe fiano lunghcperche quan 
do ínfogna allegare le lamette poffmo aggiugnere a itagti delle linee, chefiuorrannoproportio-
nare> & tocchino d lato fuperioredeUoinslrummo, come e m, f x, K u. anriperdirme-
gl'ofianotaiito grandiquantofarebbe la diagonale della lametta e f g h, oucro poco piu. 
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/? fi po/íd m due Unec drim ritromrM due altn 0 f iu propcrtiomte, ftcondo la mente di 
COn (¡h te & Prima trít ^ due3¿rP0*tra dtie ProPonionah •Slan() due l m e drittey a 
& f S i í m e n d u e f o p r a í m drktainmoio)che fixnoparaMe.& tanto ft aggiugnu alia 
r a c dy che ellafiapari alia linea a b, ilcm capo fia e, & dallo a fia tirata una linea 
Un alio fiche fifiicda una fuperficiequadrangtdare. a b c. partifcafi poila linea b c* 
in tre mn'h una dellequalifia la doue é la f. & alquanto piu inan^i dal punto f fiafegna-

ilmnto. e. dimodo,che dal b al g. fia alquanto piu i un terxp della linea b t\ fimil-
menteneüa linea a c. fia fegnato un punto tanto diñante dallo a> quantoé i l g, dal b. & 
ñaquello h. &fi legbipoii l g. con lo a. &conlo h. & lo a. conil d. & í a g b , 
ta J i l a a d nel punto, i . fimilmente fitagli tanto della linea a b. quanto c dal g. alio 
i . &fiaquello$acio b K, & dallo i al K. fitiri una linea final toccamento dclla linea 
g a, &fiamfegnato 1. aperche perUmntefmaterT^ del primo di EncUde la linea a h. 
éparallelaallalinea g i h. & per lo prefuppoño noñro le linee g i . & k h fono egualiy 
ne fe^ueychela Upza é gy fia parallela alia linea i l . Gltra di qneño delle lince g c, & 
h e!' fileuino due parti eguali olla parte i l . & fiano quelle g m. & h n.&fianocon-
giunte i m. & m n. perlaaüegatapropofitione g /, & m i faranno paraüde. & fimil 
mente g h. & m n. Tagli anche la linea m n* la a d nelpunto o, & fia prefot arito 
della linea h K, quanto é m o. & f i a queüa parte b p. & dal punto o, uerfo il punto 
p. fia tirata una lineay finche ellatocchi la linea, i m. nel punto . q. fe adunque la linea 
m e faraegualealla o q. egli fiara h ene. ma fe la m c. faraminorey adunque la b g fia
ra fiata prefa maggiore del giuño.perb bifognera pigliare la b g alquanto minore; & fiara 
daripigliare laiftejfa defcrittione y &tanto ejperimentare, che la parte o q fia eguale alia 
m c. fia adunque la m c. eguale alia o q. adunque faranno parallele c o. ¿ r m q . 
per lo prefuppoflo& per la trentefima del primo de gli elementi. finalmente le a b. g i . m o. 
c d. faranno le prime parallele.maí a g. m i . c o. lefeconde. Dicoche alie linee a b, 
c d le dime%o proportionali faranno g i . & m o. fiano adunque la a d & b c. tira-
te inlungo y & cadino infierne nel punto r. & perche per la fmiglianxa de i triangolifi come 
é la a r. alia r i . nelle prime parallele cofi é b r ad r g. oltradi quesioallefecondepa-
ralleleyfi come é la a r. alia r i . cofi la g r. alta r m. & nelle prime parallele fíceme é 
la g r. alia r m. cofi la i r aña r o, & nelle feconde parallele come la i r alia r o, 
cofi la m r. alia r c. fono adunque continué proportionali b r. r g. m r. r o. Ma fot-
tola iftejfa proportione anche é per laquarta delfeflodegli elementi y che fi comeé la a h 
alia g i cofi la g i alia m o. & l a m o alia c d. Tra due dunque dritte linee da te 
a b. & c d. fi fono trouate due continué proportionali di mexoycomebifognaua di fiire.& 
con fimili ragionipotremo ritrouarne quante uorremo.&pero per trouarne qui due di mexo pro-
portionalila b f. Jara un ter^o della b c, pérchela b g, é alquanto* piu del terxo della 

' b c. (¿rnonmaiminorey né eguale alia b f. & per trouarne tre di mexo proportionali, U 
b f fiara un quarto della b c. & la b g alquanto maggiore della b f. & per trouarne 
quattro la b f fiara un quinto deüa b cy&la b g fiara alquanto maggiore della b f. doé 
un quinto di ejfa b Cy &cofifiemprela b c. fiara partitain una parte piu di quelhy che fono 
lelmeeme^aneychetrouaruorremo^fiemprela b f fiara una di quelleparti, & la b p al-
qtianto maggiore che la b f. & pero fi piábala parte b f. che fia a punto t ante fiate della 
b cy accioche piu preflofipofaconietturare la grandeza della b c. 

Quanto appartiene ad ^rchita dicoy che lainuentione é dijficiley & la dimoñrationemoho 
fottUe,dimodo che molti hamo negato poterfi ritrouare infirurnento conforme a quella dhnofira 
Urone' ^Olcon^e^ftcilitaychepotremodimofireremola propoflayi fondamenti dellacmale 
¡onojfarfi m molte propofitiom, & Theoremi di Euclide, lequali propofitioni é necejjario ha-
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verle per cetíe,. perche troppofarebbe i l fciogliere ogni aneüodift gran catetta, Datecifiano 
¿te linee dritte>&fta ta a. d maggiorei& leí c. minore. Tra lequali bifogna ritrouarne due 
é me%p proport ional i . Trendiamo adunque la maggiore, d'intorno laqualefi f k c c i a un circo-
lo ct h d j\netqudcircolo per ta prima del terxodEuclidey ftaccommodera mcLlineaegua--
le alia linea c. che fia a b, laquale fi flenda tanto oltreilcircolo, che peruenqa al punto p, 
ilquat punto fia lo esiremo d'una linea, che defeendendo tocchi i l circolo nel punto d. & per-
mnga al punto o. & fia queüa linea p d o. & a queñane fia tratta una egualmcnte diflan 
te i che taglila linea a d nelpunto c» intendifipoiunofemicilindropoflo drittofoprailfc-
micircolo a b d. intendiamopoifopra i l parallelogrammo del femicilindro fopra a d. che 
fia defcritto'unofemicircoloiilquate come uno parallelogrammo del femicilindro detto fia adán 
golidrittijbprail piano del circolo a b d f, queflofemicircologiratodalpunto, d a l p u n r 
to b, ftandofermo nel punto, a. che é termine del diámetro a d, nel fuo g i r a r e taglier aquel 
la foperficie cilindrica^ deferiuera una certa linea. Oltra diquejiofe fiando ferma la l inea 
a d iltriangolo a p d. mojjo fard un moto contrario alfemicircoló, fen-^adubbioegli deferí 
mrdunafoperficiecónica deüalineadritta a p. laqyalenelgirarfificongiugne inqualchepuif 
to diquella linea, che poco auantifu defcrhta mediante ilmouimento del femicircolo nellafoper
ficie del femicilindro. fimilmente anche il b. eirconferiuemmfemicircolo neüa foperficie del 
$ono.& finalmente i l femicircolo a d e habhiail fuo fitodapoi, che egli faro, mojfo la done 
cadendo concorreno le linee*&iltriangolo, che fi moueal contrario habbia i l fita d l a* 
fia i l punto del detto concadimeuto k. fia anche per b deferitto m femicircolo b m f * & 
la doue fi taglia col femicircolo b d f a? fia b f. indi dal punto k. aquel piano, cheé del 
femicircolo b d a* cada maperpendicoUre: certoé, che cadera nella circonferen%a del cir
colo y perche i l cilindro fu dñtgato nel piano dello ifieffo circolo. Cada adunque, & fia 
•k L <¿r queüa linea * che uiene dallo i . nello a, fia congiuntacm b f* nelpunto. h* 
Ma perche fuño & Paltro femicircolo d k a, & i l b m f. é dri-^ato fopra i lpiamdel 
mrcolo a b d f. pero i l loro taglio commune m h. fidad angoli ginflt fopra i l piano dd 
eimolú a-, h d f. adunque quello,che éfotto b h f. cioé fotto a h i * éeguale a quello* 
cBe uieneda h m* adunqueper taconuerfione del corolario delta ottmadel fejíodegli ele-
ment iángulo a m í . édntto iltriangoto a m i . é fimile aWmo, & aWaltro de i 
triangoli m a h. & a K. d. apérchelo ángulo d K a. égiuño-perta trigefimaprima 
del ttrxp de gli elementi, per che per lo prefuppofio egli é dentro nel femicirculo; & ( f i come é 
Batofiittomanifeño ) lo ángulo a m i . égiuño. adunqueper ta uigefimanona del primo de 
glíielementi d K. & m L fonoparallete. operíaiflejfapropofitione k /, m h. fono pa-
mllele yperciocheper lo pvefuppcño y&per q u e ü e cofe > che fono fiate dimoflrate K i , & nt 

h. fpnoperpendiculariy&ad angoli giuUicápiano del circolo a b d f. adunque egliépro-
portionale, che fi come i d a. ad a K. cofi fia K a. ad a i . & i a ad a m. perche 
i. triangoli da K . K a i m â  fonofimiliperla quarta delfeslo degli elementi. confie-
guentemente adunque te quattro linee d a, a K. a i , & a m. fono in continuaproportio 
ne.,.& pérche la a éeguale alia a h. ta a m. fard eguale aÜa c. per la commune fen-
Smtia, che dice yche te cofe yche fono eguali aduna cofa, fono eguali tra fe. Date adunque 
due dritte:line£ a d, & c. fono siate ritrouate due di mezo proportionati, che fono a K . 

A i . i l che bifognaua jkre.Ma pare a me,chepiupreflo ciferua lo inflrumento,che la dimofira 
tione yper o imaginamo un circolo fatto nel piano come a b d f. & che fopra adangulidrit 
t i ui cada uno femicilindro, il qualefipofi fopra i l diámetro a c d. del detto circolo , & che 
nelpunto a. fia dritt o uno femicircolo, che fermato nel detto punto a. figiriy&ffentri& 
efca-nel femicilindro fecondo il taglio, che eglifhrebbe, & che di fopra uifia un triangolo youe-
TO una quarta di circolo , dalla quale cadano le linee fecondo il bifogno, & cofi fi fhrd lo inñru-
mento, come ho ueduto da queüi uaknfhuomini da \ o m a perche quellifecondo te loro bel-
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le mentioHidaranno in luce, & queña, & altre belle cofe, io lafckrb i l carico a loro 4 i p M * 
carie, hanendone moltegratie. Hora ttenirb alia dimojlrationc, & alio inflmmento di Tlatone* 
Lera adimne le due dritte , trale amli moi tronare le díte di mezo proportionali ad angolo drit-
tonelpunto b. ftalamaggiore h g. (frlaminore e b. Mlungapoil,um,& íaltrafuor 
dcllo anzolo b, lamaggioreuerfoil d. & la minore uerfoil c. Et fk due angidi dritti trouan 
do i l punto c, & ilpunto d. nelle loro linee conuenienti y & fia uno angulo g c d. & l a l ~ 
tro c d e. dico y che tra le due dritte e b. & b g. haueraiproportionate due altre linee, 
che fono b d. & b c. perche hauemo prefuppofio, che lo angolo e d c. é d r i t t O y & l a 
e a. ejjer parallela alia c g. peroné fcgue per la uentefmanona del primo y che lo angolo g 
c d. fia giuflo y &eguale alio angolo c d e. ilqualefimilmenteprefupponemoejjergiuño. 
mata d b. perlonoñro ccmpommento cade perpendicolare fopra la c b e* fimilmentelít 
c b. ¿perpendicolare alU d b g , adunqueper lo corolario deüaottaua del feñoyla b d. é 
quella linea proportionata y che cade nelta e b. (¿ría b c. <¿r fimilmente la linea b c. Ha. 
nte^anaproportionaletra la b d. & U b g, poflaadunque la ragione y & la proportime 
conmune deüa linea b d. &deüa linea b c. ne feguita y che la g b. hauerdqueüo rijpet-
to di comparatione alta linea h d. chehauerdla c b. alia e b. perchel'unay&l'altrara-
gione > come é¡lato manifeño y é come b d. d b c, per la undécima del quinto, adunqtie ¡i 
me g b, d b d, cofi b d. d b c. cofila c d. alia b e. Bate admque due lineey b gt 
& c b, fono ñatsritrouate due di meî p proportionali b d, & b c. Et queña é la ragio-^ 
nediTlatone, Ma lo inftrumento équeíio. Sia una fquadra K m L & in uno braccio di 
queüafiaaccommodataunarigay chefia n o, &che fkcciacondettobracciogliangoli drit* 
tiy &fipojfamouere hora uerfoilpunto m. hora uerfoilpunto e. fkttoqueñofimpliciffimof 
inñrumento, & uolendo tronare le due proportionali dime%o alie due date yjhrai ,chele due da 
tefianoperejfempio la e b. & l a b g, come hauemo pojio nella dimoftratione y congiuntg 
nelpunto b, ad ángulo giuño & fianoprolungate come di fopra. tAühorafipigliala.mfiríi~-
mento, & cofi eglis'accommodaaüe linee c b. <¿r b g. che Hiato K m. deüafquadraca-
da fopra i l g, & lo ángulo m. fi unifica alia linea b c. lo ángulo o. fia fopra la linea b d, 
& la regola mobile uenga per lo punto e. di modo y,.che i l punto nu* fia foprapofio al punto) 
c. & i l punto o. cada fopra d. & cofi ordinato che hauerai y,&acconcio ib inñrumentQ-y, 
haueraitrouato tra le linee e b. & b g. due proportionate dime^ycíoé la h d ^ & l a b< 
c. del che la dimoftratione é la isiejfa con quella di fopra. Ĵ comede ufana unaltradimoñnii 
tione y &formaua un'altro itiñrumentofecondo quella dimofiratione, & con grande jottiglie?-
%a d'inuentionefuperando Eratojihene ¿ ñato digmngiouamento aüifiuáiofi deUa Cemema*. 
Terfiire lo inñrumento, piglia due righe y & ponle mía fopra l'altra ad angoli %mñi di modo * 
che d'amenduefia uno ifiejjo piano n¿ una fia piu alta deWaltrayma rappreféntino U léttera^ T ; & 
fiaunadiejfe a b. dritta&l'altra c d. trauerfa.fkcáafineUa a b. uncanalenelmezpyneli 
quale u'entn a coda di rondine, & fotto fquadra uno cuneo > ihe fipoffa (bhnere infu J g A zm 
perquelcanalefen^aufcir.^ c ¿ trauerfaperlmigodieJfa¿ruz: 
^ & n e U t e ^ e g k ^ i ^ U f ^ d. fiapoñounpironey.&fi/quello g h. adar^ 
golidrittiyilqudeefcaalquantofuoridelp^ c di fianeldettopironemfomnel: tÍTJZr rff"a>cWa * /• laq^lefia congiunta/nel cuneo J e era.poñofom, í S ^ S ^ ^ a h ' ^ ^ a p o d e ü a d e t t a r a g o l e t t a K, SeadunqueLZ ^ ^ 1 1 r ^ ^ ^ 0 ^ a ' ^ o u e r f o i l punto b, infierne con la con^ i l / n f . />:/¿̂ r'j/̂ "í(> e- fimouerAperdrittalhieay^ larevolttta e f. penetran f & L ^ Z £ h ' ^ - ^ f ^ ^ ^ ^ o d e ü a í ! o Z T e 
á í l T e c ^ ^ 
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i I B K. O 
fecondaproprieta deüa lineapiegata, 

dofi la re^oletta^egli ftfe^i&ranel piano una linea piegata y come la, l m n. la quale locóme 
dechiamaprimaConchoideJ&hfpatioycheétra e. & k, eglichiamagrándezgadellare 
gola,.&ilpunto d. polo . InqmftaliMapiegatadimoÜra T^comederitrouarfi treproprietú 
principali, ¿una é che quanto piula linea piegata I m n. fi tira a lungo, tanto mena édiftan 
tedaÜadritta a b, come ftuede, cheilpunto c, épin lontanodalla linea a h, che i l pun* 
to n, &ilpunto n. piu lontano, che ilpunto m. & finalmente ú punto rn. piu lontano t 
che ilpunto l , ilchefiuede chiaramentefacendofi cadere dai detti punti c n m l . leper-
fcndicolarifopra la linea a h. Lafecondapropnetaé quefla , che fe tra la regola a h, & 
la linea piegata ft tirera unorünea, queüa finalmente tagliera la piegata . Sia adunque la regola 
A b. Upólo c, ^rneüo intermüo d e, deferitta la piegata detta conchoide, & tra queüa i 
& la regola a b. fia tirata una linea dritta, che fia f g h. dicoychela linea f g h. tira
ta tagliera la piegata gia deferitta, Sia la detta linea f g h, parallelq alia a b. o non fia, 
pofto adunque prima y che ella fia paraüela,& fhcciafi, che fi come fi ha la d g. alia g c. 
cofifihabbiala d e, aduríaltra come K, & poflo i l centro c. (¿rio ¡patio K. taglilacir-
conferenxa defirittanelpunto f, la linea f g, & fiacongiunto c f, che tagli la a b, in 
l . eglié adunque fi cómela d g. fi ha alia g c. cofi la l f. alia f c, mafi comeé la d g, 
alia g c. cofi fi haueua la d e. alia K. cioé alia c f. adunque d e . f i trouera eguate. 
aüa l f, ilchenonpuo fiare,perche a queflo modo Uparte farebhe eguak al fuo tutto , llche 
fifkmanifefto tirando fila c f. fin che la taglila piegata deferitta per e. nel punto o, per-
chela l f o. Mrittaéegualealla d e. per la diffinitione dellaconchoide . adunque refia , che 
ladritta f g h, tagli la piegata > fe ella fi tirera uerfo le iflefe parti, Ma non fia paralkla 
qudla linea ychefiitirerá tra la regola a b. & la piegata , & fiaqueüa m g n. & fia tiran
ta per g. laparallela f g, aüa regola a b. adunque la f g. concorreraconlalineapiega 
ta & pero molto piu ui concorrerá la m n, I{accogliendofi adunque con lo infirumentoyque-
fte propmtati, eglifi ha da dimofirare tutilita fuá alpropofito noflro: fe prima fi addurra la ter* 
%aproprieta , che é quefla, La dritta linea a b. & l a prima piegata, o conchoide a quella db 
ferina non concorreranno mai, fe benefuffiro tírate in infinito, Que fio fácilmente fifh manife-
fto i fe eglifi auuertird diligentemente alia forma dello infirumento col quale fi fh la linea pierata, 
TerciocheneUaijhJfa forma la linea dintelo ddla regola e f. nel dcfcrinere la piegata fern-
pretaglia la dritta a b* nel punto e. per la qual cofa i l punto k . non peruenirdniai alia l i 
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nea a h. tuttochedelcontinm egli fifuccmuicino allt a h. per la prima proprieta fopra-
detta Adtinque [aprimapiegata, o conchoide, & la dritta linea , alia quale ella é defcntta % 
non coricorrerannomah intuito che fmno tírate infinito del continuo ¡i fucciano piu uieine, 
i l chebifognaua dimoftrare. Qneflo afjonto di lS!¿comede\é utile allajeguentedimojlratione* 
Se eglifard fatto uno angolo ad una dritta linea, che da una parte fia infinita, & f i uorrd tirare 
da un punto dato difitori una linea dritta , la quale tagli due dritte cerca lo iflejjo angolo, della 
qual dritta linea unaparticella comprefa tra duê che comprendeno Pangólo dato, fia eguale alia 
data linea y ê U fijara inquefto modo. Sia la data linea a b. che dalla parte di b. uadi m 
finito, &fopraqueüa fia fatto i l dato angolo b a g. & i l punto fuori di a b. fia c, & la 
data dritta fia d. &da c. alia a b. fia tirata la perpendicolare} che fia e K. alia quale 
fiaaggiunto e f. eguale alia d. & mediante lo infiruwentodefcritto di fopradal polo c. & 
lo ¡patio e f. alia regola a b, fia deferitta la lineapiegata i o conchoide prima. ^Adunque 
per la Jeconda proprieta y la linea a g. dellaprima conchoide tirata piu olire concadera conU 
conchoide f g. concadera adunquein g. & la linea tirata c g. taglierdla a b. in h, di" 
co y che la g h. fard eguale alia d. ilchefifachiaro da queüoyperche per la diffinitione della. 
conchoide prima la linea g h é eguale alia linea e f. ma per quello yche hauemo prejkppojh 
la e f. é eguale alia d, adunque per la. commme fmtenxa, che dice le cofe ejjer eguali tra fe « 
che ad una ificffa fono eguali. La dritta g h. é eguale alia dr adunque fii ha ilpropofito Jo-
pra detto * Secondo K(icomcde fi troueramo le due proportionali di mexp tra due dritte a que-
¡iomodo. Siano date due dritte a h. b c. appofie ad angolo dritto, tra le qnali bifogni tro-
uarne due di mexoin continua proportione. Sia compito i l parallelogrammo a h c d. Sia 
ciafeuna di quelle linee tagliata in dke parti c d. in e. d a. in f. & fia congimta h e, 
e pajji oltre fin che lacada in a d. prolongata y nel punto g. maallaliyiea a d . cada f h* 
*d arigoli drittiy & fia prolongata a h. che fia eguale alia c e. & fia congmríta g h, alia 
quale fia par alie la a i . fiche lo angolo k a i , fia eguale aüo angolo f g h, per lo prece
dente affonto . Siatirata una linea dritta g i )c. che tagli a k in i . & d a. neüaparte 
a. prolongata fopra k. di modo y che i k. fia eguale ad a h, &eóngimta k b. fia tira
ta fin che cada fopra la d c. prolongata in l . dicoyche ficome fiha a b . ad a k, coft 
a k . ad l c. & l c. d c b. perche c d. é tagliata in due partí in e. & a quefia fi ap-
pone k a. adunque per la fefla del fecondo de gli elementi quello y che é fotto d k; a. con 
qucüoy che fifa della a f. é eguale a quello y che fi fa della f k . ^Appongafi i l commme, 
eheétra f h. adunque queüo y che é fotto d K a. con quello che fifa di a f. & d i f b, 
cioé con quello y che fifa di a g. é eguale acuello, che fifa di K f. & d i f h. cioé aquello 
cheé di k h. £t perche ficomefiha l c. d c d. cofifia l b. d b K. & come l b. d 
h k. cofifiha d a. ad a k . admq;ficomefi ha l c. d c d. cofifiha d a. ad a k. 
Ma della c d. é la meta la c e. & l a a g. édoppiaalla d a. per che per la quarta del fe-
fio y ficomefiha a b. d d e. cofifiha g a. ad a d. per quello che/i éfuppofio la b a. 
édoppiad d e. adunque la g a. édoppiaalla a d. fard adunque y che fi come L c. fi ha 
alia c e. coft g a. alia a k . per la eguale y &permutata proportione, per la uentefima 
ter^a del quinto de gli elementi. Macóme g a. ad a k. cofi& h i . ad i k . per la fe 
sonda deljefto de gli elementi. Vercheperla fuppofitwne g h. & a i . fono paraUele. Et 
^ponendo per la decima ottaua del quinto y fe^ue y che ficomefiha. La l e. alia c e. coft 
ta ¿> k . alia k ¿ maegUéfiatapofla eguale la i k . alia c e. pérchela i k . é egua-
ve aiLa a h. & l a a h. alia c e. adunque la e L é eguale alia h K. confegnentemente 
¿eguale quello y che nafce da l e. con queüo che fi fa di h K. & quello che fi fa di l e, i 
^dem^f10^^1^1' d 1 C' " H ^ o y c h e f i f a di c e. per la fefia del fecondo de 
faCn^Tí MaaíI}iello>^efifadi h K. egliéJiatodimoHratoefer eguale y quello, che fi 
fajotto d k a. con quello, che fifa di a h. delle.quali queüo,che é di c e. é eguale a 
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quelloychemeneda a h. perche egli ¿flatopo(lo > che la a h. fiaeguale alia c e. maper 
]afententiacommune,fedallecofeeguali,fi leueranno le eguali,ií rimánente fard eguale. 
Munquequelloyche f i fk fotto d l c. é egude a quello > che fi fk fotto d K a. ma per U 
fuirtadecimadelfeflodeglielementi. I lati de i parallelogrammi, che fono eguali, & hanno 
anchegli anguli eguah ,fono reciprocamente proportionali. aduncjue f i comefi ha la l d. alia 
d k . cofifihala k a. alia c /. ma come d 1. d d K. anche la a b. alia a K. <& 
la l c. alia c b, &adunque fi come a b. ad a h . cofi a K . ad l c, & effa l c. 
•alia c b. Date adunque duednttelinee a b. & b c. fono (late ritromte due di mexo in 
€ontinuaproportione> che fono a k. & l c. come eral intento di j u r e . M t r i modi fono de 
v l i antichi di rilrouare le due proportionali, come di Thilopono, diDione Bivantio, di Diocle y 
"di Vappo nelle mecaniche , di Toro ydi Menechmo, i mali modi, ne i commentari di^árchime-, 
de fi trouano, & i l Fernero dottamentegli efiune > i q uali mi lafciamo perfuggir U tedio. Feni 
remo adimque al modo di raddoppiare, & di moltiplicare i corpi, accwche lujo di cofi beüe di-
moflrationi, & di tantifirumenti cifia manifeflo. 
• lo uoglio adunque ad un propoño fodo f mo una data proportione fume unaltro fimile. fia 
dmq; i l propoñoJodo a, lo uoglio fume unoyche habbia quella proportmie con eJfo}che ha la l i 
nea b. alia linea c. prendafiunalineaegualeadunolatodelpropoíiofodo ,&fiaqueüa d. .y 
& comefi ha la b. alia c. conlaifleffaragionefiriferifcala d. alia e. fia doppia, o tripla 
come fi uo^lia. & fecondo alema delle foprapofle dimoflrationi , trouinfi due di meyo in 
continua proportione, & fiano quelle f . & g* dapoi da alema dritta linea eguale aüa f . , 
per la uentefima fettima deWundecimo de gli elementififuccia un fodo, & quellofia h. fimile, 
& fimilmente poflo, alpropoflofodo a. & perche per la trentefima ter%a dello iftejfo libro y 
oueroper locorollariodeUaiJieJfapropofitione y Sefaranno quattro dritte linee proportionali j, 
fi corpe fi ha la prima alia quarta, cofi eglifi ha i l fodo, che uiene dalla prima, al fodo, che \fi 
fu, della Jéconda fimile y & fimilmente deferitto. La ragione adunque del fodo a. al fimigliante 
fodo h. écome d. ad e. maper la fuppofitionela d. alia e. ha lar agio fie y che ha la b. 
alia c. dato adunque i l fodo a, fotto la data ragione della b. alia c. é flato formato con fi
migliante fodo h. come era tintento. Ma perche alemiafiata egli bifogna mutare, & ridurre,, 
un fodo in unaltro, & proportionare piu corpi, pero fe uorremofure un cubo eguale ad un dato 
parallelipedo fi fura in quejlo modo . Sia dato un fodo parallelipedo a b c d. la cni larghe^ 
^afia a b. Valtex^a b c. lalunghex^a c d. gia bifogna al fodo a h c d. poneré un cu 
bo eguale. Trouifi adunque per l ultima del fecondo de gli elementi Hiato' quadrato del piano, 
a b e. cioe una linea dritta y i l eui quadrato fia eguale al piano a b c. la qual linea dritta 
fia e. dapoi coimero d'ale una delle precedenti dimoflrationi traía e. cjrla e d. trouinfi due 
proportionali, che fiano f. & g. dico che'l cubo della dritta linea f. fard eguale al dato pa-. 
raüelipedo a b e d. imperoche per lo corolario della décima nona del feflo de gli elementi y i l 
quadrato fktto dalla f. al quadrato fhtto dalla c é come il quadrato fiitto dalla c d. alqua 
drato futió dalla f. & perche per la trentefima quarta dello undécimo de gli elementi y i fodi 
parüUdipedi, delle quali le bafe fono reciproche di alte^^e fonoegualiyil cubo adunque futto 
dalla f. é eguale al dato fodo parallelip edo a b e d. Daqueflonenafce y che nelle eolonne y 
che hanno latiydeüe qualigli oppoftipianifonoparaücli y & altri piani parallelogrammi per la 
fopradetta ragione fácilmente fi pojfono conuertire in cubi. perche uno parallelipedo, che ha per, 
bafa uno quadrato eguale ad una bafa literata, & é di eguale altexga alia eolonna, é eguale al 
la iflejfa eolonna . Eglifi dimoflra anche, corne fi pojfa fkre eguale ad un dato cubo fotto una da 
ta altcTga y un fodo parallelipedo. Sia la data a l t e r a la dritta linea a. & i lda to cubo b. 
gia bifogna fotto laltezga a. aleare un parallelipedo y che fia eguale al dato cubo b. fia U 
c. eguale adun lato del cubo b. & per la undécima del feflo de gli elementi fia la meya propor 
tionale e. Dico adunque} che i l parallelipedo la cui bafe fia eguale al quadrato fatto. dalla e. 

& lal-
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(/^taheTtaegualedla a. fard egualealdatoaibo h. <¿r perche per la conflmttione, le tre 
linee fomin tontinm^ proportione, cioé la e. la c. & la d. adunde per lo corolario i e ^ 
la décima nona del fefto ,ilquadrato, che niene dalla c. al quadrato, che uiene dalla e. éco 
me la c. alia d, cioé cómela a. alia c. perche per la fuppofttione , f i come fiha la a. aji
la c. cofifthala c. alia d. mailquadrato, che uiene dalla c. é la bafa del cubo b. & i l 
auadrato, che uiene dalla e. é la bafa del parallelipedo, chefi deue fhre : adunque per la tren 
tefma auarta deWundécimo degli elementi, i l parallelipedo Jodo, che ha la bafa eguale al qua 
drato e. & Palteiga eguale alia data a. é eguale al dato cubo b. i l che bifognaua dimoftra 
re. Oui bifognerehbe anchor a andar uagando, & dimoflrare, come diuerfe figure, /y corpifi 
mutanoin altre forme, & come non folo fi raddoppiano, ma fi uanno triplicando , & multipli
cando y fe i principij datifin qui non ci feriujfero, pero torneremo a Vitr. i l qual dice. 

Conciofia cofa adunq;, che con fi gran piaceri delle dottrine tali coíe íiano ftate auuer 
tite i & naturalmente fíano forzati di moueríl per le inuentioni di ciafcuna cofa , confide-
randonegl ie í íe tc i , mentre cheio conattentioneriguardo a molte cofe, io prendo non 
pocaammirationedei uolumicompofti da Democrito d'intorno alia natura delle cofe» 
& di quel íuo commentario intitolato chirotoni to . nel quale anche egli ufaua lo anelio^fi 
gillando con cera fatta di Min io quelle cofe, che egli haueua fperimentate. 

lo qui leggerei cirocimauos, perche cirosfignificaua la cera, & cinnauos le imagini, che ten 
gonogliftatuarij dinan^i agli occhi, cofi Democrito nella cera imprimendo le fue ijperien^, per 
ricordarfene,fe le teneua dinan^iagli occhi. Et quelle note erario come commentarij, perche 
commetteuano alia mente le ijperien^e. Tlinio legge Cirocineta . Filandro interpreta, commen 
tarto di cofe ¡cielte: a me pare miglior lettione quella, che io dico, perche Fitruuio medefmo qua 
fi lo dichiara dicendo . {T^cl quale egli ufaua lo anello figiüando con cera tinta dimimoyquelle co 
fe, le quali egli haueua ferméntate.\ Certo é che Democrito fegnaua in cera rojfa le cofe pro-
uate y per tenerfeleamemoria y cofifolemonoinellemarginide libri fegnare con qualche colore 
le cofe fcielte, per hauerlepronte. Segué Vitr. 

Le inuentioni adunque di queglihuomini non folamente fono ftate apparecchiate a 
corregerei cof tumi, ma ancho alia perpetua utilitá di ciafcuno . Ma i l g r ido , & la gran-
dezza de gl i Athleti in breue tempo con i corpi loro inuecchia in modo, che né quando 
grandemente fiorifceno , né dapoi nella pofteritá poífono querti , come fanno 1c cofe pen 
fatedagli huominifaui conbeiliammaeftramenti giouare alia uita humana. Ma n o n í i 
dando i debiti honori né a i coftumi, né a i precetti de i ualenti fer i t tor i , & guardando le 
mentipiu a l to , che l'aere con i gradi delle memorie al cielo folleuate aforza fanno, che 
eternamente non folo le fententie,ma le imagini loro a pofteri fiano conofeiute. Et pe
ro chi ha la mente adorna de i piaceri delle lettere, non puo non hauere nel petto fuo con-
fecrato, come d i D e i , i l fimulacro di Ennio p oeta : Et quelli che afsíduamcnte prende-
no piacere de i uerfi di Acciojnon tanto la uirtu delle parole, ma anche la figura fuá pare, 
che feco habbiano prefente; & cofi m o l t i , che dopo la memoria noftra nafceranno , pare 
ranno difputare con Lucretio della natura delle cofe, come fe egli fuífe prefente: Et fi-
milmente dellartedel diré cotí Cicerone. & mol t i de i pofteri ragioneranno con Varro-
ne della lingua latina. Et molti amatori della cognitione diliberando con i faui de i Cre
cí molte cofe, pareranno eífer con quelli in fecreti ragionamenti. E t in fomma íc fenten 
zede ibuoni ferittori eflendoinfioreftando i corpi lontani , quando fono addotte nei 
coní igh j&nel led i fputa t ion ihanno maggiore a u t o r i t á , c h e quelle de i prefenti. Per 
i l che io o Cefare confidatomi in quefti au tor i , & prefi i loro fentimenti, & configli ho 
Icntto quefti uolumi, & ne i primi fette ho trattato de gli edifieij, nell'ottauo delle acque 
& i n q u e í t o d e l l e r a g i o n i d e i G n o m o n i , c o m e f t a t e f o n o d a i raggi del Solé nclmondo 
per le ombre de i Gnomoni ritrouate, & con che ragioni fi allungano,& accorciano diro 
Cniaramente- BBB i conclude 
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Concluderkr.lafualungadigreffione>&pare,che fin qui fia flato i l proemio ddprefen-

te libro, /'/ quak perla áiuerfttd delle cofe forje ¿flato in molte parti diuifo; il tutto é non meno 
facile j che degno da e/ferpoño in opera , come cofa piena di utilijfimi precettia chifi diletta di 
fapcre j & di conferaarc müa memoria le cofe mparate, 

Della ragione de i Cjnomoni ritrouati per lomíra 
da i raggt del Sole. Et del mondo . E t de i 

pianeti. Cap i l l L 
-

Vclleeofeadunquecondiuinamente fono ftatc acqu¡ í la te ,& Teco hanno a 
chi le confidera grande ammiratione, che Tombra nello equinottio fatta dal 
Gnomonc é di altra grandezzain Athene, di ahra in Aleiíandria, di akra in 
Roma : né quella illefla é in Piacenza,che é in altri luoghi della té r ra . E t pc-i 

r ó lono moho diíferenti le defcrittioni de g l i horologi per la mutatione de i paefi, perche 
dalle grandez/e deirombreequinottiali fi difegnano le forme de gli analemmi, de i qua-
l i í¡ fanno le defcrittioni delle horej.fecondo la ragione de i | uogh i , 8¿ delle ombre de 
i G n o m o n i . 

Mirahile dottrina é quella, che ci da Viir. nelprefente lihro delle cofe deUa \Aflronomia : & 
piu mirabileéla br cuita fuá: pero ilprefentetrattato fi deuepafjare con díl!genxa,& auuerti-
mento non mediocre: mperochein quellofi tocca bremffanameme queüoyche in molti mlmni 
da molti ¿ flato raccolto. Et perche non eifia confufione > diremo ordinatamenté ogni cofa po-
nendo le parole diyitr. le quali non parole, mafenten^e, & concluftoni ft poffono meritameute 
nominare. Tratta adunque nel prefente libro della ragione de gli horologi da Sote, & delle om^ 
bre: & perche 07nhramn¿fenon doue é ilcorpo lumimfo,i cuiraggíi fono impediti dal corpo 
opaco} pero tratta de i corpi celefli, che jkmo umie j & p e r quefla occaftone ahbraccia ilmoui-
mentó del cielo, la figura y & l a mifura del tutto. Introduce ilJMO trattamento in queño modo: 
che uedendo no i , quando ilgiorno, ^ la notte fon eguali, Jl qual tempo ft chiama equinottio i 
che uiene due fiate l'anno di Marzo, & di Settembre, mn intendendo di quelli 3 che flamo fetto 
Vequinottiale, perche thanno fempre: né di qnelli, che flanno fotto i poliyperche non l'hanno 
mai y inquanto, che ftano dodici hore i l di * & dodicila notte: uedendo dico, che al tempo de gli 
equinottijfulrnexo d i , in diueifi luoghi l'mhra édiuerfamenteproportmiata agliedifievj, alhe 
r i yftili, & a tutte le cofe kuateda f e r r a y & dritte y imperocht da que tempi m alcuni Imgld 
l'ombra ¿pariaüe cofe >che la fanno yir^altri ¿rnaggiore yindtri e minore, grande octafione 
bauemo da merauigliarci, & pero per naturale inflinto ci diamo a cercar donde uegna la diuerft-
ta deU!ombre; & uedendo che quefla mutatione nonpuo uenire fe non dalla diuerfita dcllaltex^a, 
del Solé, che a quelU tempi ad alcuni ¿piualto, ad alcuni ¿piu baffo, comincianw ad tmefáige* 
te il eorfo del Solé , & cofi queüo , che non paterno fhre nel cieho, deferiuemo in térra con linee, 
& con figure, fernaíido miera la ragione del t utto. Et chi é tanto fottile, & ingeniofo y che tro 
uifimili defcrittioni ft puo ñeramente diré, che egli fia d'inteUetto diulno, & chele fue inuentio" 
mftanopiupreflodiimei£hehmiayie,&queflo ha detto Fitr.fin qui. Dichiara poi comeft 
chiama quella defcrittwne di linee y chefifii per dimoflrare il corfo del Sok, \& due, che ft chía 
tna^nalemim,&diffinifceychecofaeUnalemmayáxeíidv . Analemnu e ragionecerca-
ta dal corfo del So lé , & dali'ombra crefeeme , trouata dalii oíIeru:itione del ioleflitio del 
uerno.daila quale per ragionid'Architetcura, & per deícritiioni de l compa í lbe í lato ritro 
uato lo effetto ne^mondo. 

Comínciauano 
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Comnciauano ^liantichi Vamo dalfolcfiitio del ucrno, che uienedi Decembre; quefio chia~ 
mauano bruma. aiwertirono a quel tempo chefitlme^o di tembra del Gnomone c m piu lunga • 
che negli diritempi nel mer̂ o d\ ;peró concludeuano, che a queltempoil Solé fu/fe piu bajío' 
ptfcriuendo admcjt'e nelpiano de i circoli & d r Í 7 g a n d o i Gnomoni, cioé flili da ombre foprail 
piano tirauano linee da i defcritti circoli alia punta dello Jlile, & continuando quelk linee rap-
prefentauano l'ombrefin ful piano proportionando l'ombre con lofiile, U qualepercheflaua ad an 
golidrittifopra i l piano .pero f i chiama Gnomone, & coftdigiomo ingiorno ful mezo di prenr-
deuano la altezga del Sote, che dal tempo della bruma al tempo deüaftateognigiorno piustnr-
nal^aua, & coft conclndendo l'alte r a del Solé meridiana, ne fkceuano nel piano la deferittio-
m , & i l difegno mojirando in térragli effetti del Cielo; quefta deferittione era detta <Analem-
m a, che é come uno ripigliamento del corfo del Solé, per fórmame gli horologi, fecondo la Muer 
fitddeipaefí. Trendeuano lealte^delSole>& le ombremeridiane,percheileircolo m e r i 
diano épiu certo, & piu ojferuabile, che gli a l t r i . Ma perche neüa dijfmtione dello jLmlem-
maFiir.ha dettOy {é flato ritroMoto lo efetto nel mondo.I pero per quefla occaftone eglidi-
thiara, che cofa é Mondo, 

Mondo é un grandifsimo concetto della natwa di tutte le cofe, & il Cielo figura-
to di í lelle. 

Due cofe ahbracciail mondo y la prima éil Cielo, la feconda é tutto quelloy che dal Cielo ¿ 
comprefo, la doue i modenrú neüa diuifione della sfera hamo detto la regione elementare, & la 
celefle. t ra neceffario porui i l cielo, perche nel cielo fono p o í i i i corpi lumimft, i raggi de i qua 
lifknnogli effetti nel Mondo: i l Mondo adunque é ungrandiffimo, & fommo coficetto di tutte le 
cofe y perche éperfetto, & quella cofa éperfetta a cui mente manca, & niente fê  le puo aggiu-
gnere. ^Al Mondo adunque perche éfhtto di tuita la materia, perche ahbraccia ogni cofa, per
che ha principio, mezo , ¿rfine y perche contiene, & non é contenuto,ft conuicne i l nome diper-
fetto : i l che Fkr.gl i attribuifce, dicendo, conceptio fumma, perche fe éfomma oltra di quello 
non f i troua cofa, & in quello il tutto é comprefo . l l Mondo adunque é ungrandiffimo abbrac-
ciamento di tutte le nature, s i di quelle, che fono atte a patire y \& a riceuere qualcbe imprsjjione 
come fono gli elementi, & i mifli perfetti, & imperfettiysi di quelle, che hamo uirtü di Jure, & 
dy influiré, come fono i corpi celefli. Et quefle nature fono una dentro taltra y accioche quefla ce 
ra mondanapofja efferformata dalle forme celefl i , che Fitr. dice. Cielo di fltile figurato , del 
qualeegliragionandodice, Q^eíiocielocontiniiamentc fiuolge d intorno la térra,&il 
mare, per gli ukimi cardini del fuD perno , che aííe é notninato. 

LafciaFitr. la prima parte deüa diffinitione del mondo, perche nonfu per hora alprapofitó : 
Et t ra l t a della feconda ycheé i l Cielo, Et in poche parole dice molte cof'i, che fi dichiar envino 
diflintamente. Che i l cielo fi muoua cgli e manifeflo al fenfo, per la mutatione del luogo, chefan-
m i ce rpi celefli, che mai mnfifermano. £N anche notiffime, che i l mouimento fia circolare dün 
torno ¡1 m a r e , & la térra, & che fi miga fopra un perno imaginato ne i cardini fuoi. Terchs 
fe i l cielo ahbraccia ogni cofa, ogni luogo, ogni {patio y fe altrimenti fi mouejfe y che ingiro, o 
nonfujfe di forma cir colare, certamente lafclarebhe fnori di fe o ¡patio, o uoto; i l che non era-
gionemle. Oltradiqueftomoltialtriaccfdentifono yperliquali noi ucnimo in cognitione, che 
il cielo figiri a tondo, che fia di figura fimile al fuo mouimento, de i quali ne fono p icn i u o l u -
mi y &fe nefunnoefperienxe congh inflrumsnti. Et perche noi uedemo un continuo mouimentO' 

m nfo y pero cimaginamo dueflahiUffimipunti oppofiiper diámetro, da i quali imaginamoy 
che paffi per lo centro ma linea y & quellt punti fono detti cardini, per che quafi comtfopra i 
Juoi cardinnl cielo fopra quellifiuolge. Qittfli cardini fi chiamano poli daGreci. ma la linca-
tmagmata, chedaWunoaWaliro cardinepaffaper lo centro del Mondo, é detta affe o perno , l 
cui efremifono i cardini y o poli del Mondo .Ma ció che di punti, di lince, & di circoli ne l cielo fi 
dice} tutto é deitopermaggior dichiaratione, & non perche ñeramente fi trouino nel'cielo come 

uogliom 
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uQ l̂iono alcuni, che ne i folifia la uirtu di mnouere > i l che rifiuta ^íriflot. nellibro del mouimen. 
to"de tíidnmali 3 argomentando, che quefto non puo ejjere ejjendo i poli fen^agrandex^a alcu-
na y an%ipuntimdmfibili: &forfe dal detto di^riftot. potemo correggere quello, che dice Fit. 
i l (jualeperb come^írchitetto fi deue fcujare, quando dice. 
• Perche in tali luoghi la uirtú della natura cofi ha come Architetto fabricato,& ha fitto 
i cardini, come centri uno in quefto mondo di íbpra del mare,& della térra , & Taltro di 
l a al contrario fotterra nelle parti meridiane,5«: iui d'intorno a que cardini come d'intor-
no a centri ha fatto le rotelle comea torno perfettejequali fono da i Greci nominati po
l i : per lequali eternamente con uelocifsimo corfo il cielo 11 gira: & cofi la térra col maie 
inluogo di centro é ftata collocata nel mezo. 

Due fono i Tolh&cardini, i qualiper diámetro nel mondo oppoííi fono, ma che uno fia difo* 
prai& l'altro difottdnon é,fe non per rijpetto agli habitanti dellt térra, pero hifogna inten-
dere, che f i t r . doueua diré a queflo modo;& cafo che egli non lo dica,come fipuo uedere dicen-
do egl'hchela natura cofigli hapoft', che uno fia difopra & l'altro difotto, é neceJfario,che noi 
intendiamo drittamente. perche quelli, che ftamo fotto l'equinottiale,non hamo un polo piu ele-
uato deWaltro; fmilmente quelli, che ftanno di la dal me%o hamo i l loro polo eleuato fopra l'O-
ri^nte, che anoi habitanti di qua dalmexo é deprejfo . & i l m ñ r o aloro é meridiano come i l 
loro a noi;pero quefto fito, di che parla Vitr . f i deue intendere in rifpetto, & non ajfolutamente9 
pero ( f i come dice Fitr.) la térra colmare nel mê o inluogo di centro é ftata naturalmente 
coUocata:certo é,che in alcuneparti unpolo fard eleuato, & l'altro deprejfo : & in alcuni l'uno, 
& taltro fard egualmente nel piano delV Oriente: la doue ejfendo conclufo da tuttigli aftronor 
mi, cheftando Ihuamo in qualfitofi uoglia fopra la terra,fempre i l piano delfuo Oriente diui-r 
de i l cielo in due parti eguali,et tutti quafigli inftrumenti, che fi ufano, ufanfi in modo, come fe 
l'hnomofujfe nel centro della térra; é necejjario di concludere, & , che la térra fia a guifa di 
centro nel me%o del mondo, & che egualmente partito fia quello ,chefi uede da quello,che non 
ftuedeconlafoperficiedeWOri%onte. Hauendo admque noi duepunti co?ne termini fijji, fopra i 
quali ti cielo figira, feguita Fitr.a defcriuere i l cielo con altrifegni. & dice 

EíTendo quefte colé dalla natura difpoftein modo, che dalia parte fettentrionale hab-
bia il centro piu eleuato da térra con l'altezza fuá, & nella parte del mezo di íottopofto a 
i luoghi inferiori fia dalla térra ofeurato, indi a trauerfo per mezo il mondo ui é formara 
una zona a guifa di circolo cinta con dodicifegni piegata alia parte del mezo dijaqual 
forma difegni con certa difpofitione di ftelle aggaagliandone dodici parti , ci da efpreíía 
iui la figurationejche ui dipinfe la natura. 

Volando Fitr.ejprimere molte cofe diuenta alquanto ofeuro per la durezga del diré. Feden-
do noiil certo,& continuato uolgimento del cielo da Leuante aTonente, trouato hauemo i due 
poli,& laffe in certi,&determinan luoghi. Confiderando poi i l mouimento, che Ja i l Solé in 
uno amo, & che hqra nafce inuna parte deltOrinóme, & da un uento , hora in unaltra , & 
che ful mê o di hora sauuicina piu al punto che ci fopraftd,h ora é piu bafo,& che uaria igior 
ni,&le nottiegualmentcfapemo, che per quefte cofe auuertite bene, & ofkruate ,gl i antichi 
hamo trouato la obliqua uia del Solé, per laquale andando egli con moto contrario al primo di 
giorno ingiorno fhecia tutta quellafe nfibile ínutatione.fimilmente auuertendo il corfo de ¿ al~ 
tripianetifeguitare lauia del Solé ,ma non cofi egualmente ftargli apprejjb, diedero nome a 
quella uia,per laquale i l Solé, & glialtripianetipajfauano, & la chiamarono cinta, o T^na, 
perche fi come ma cinta cignendo non folo saggira con una femplice linea,ma tiene larghex^a* 
cofi la uia de i pianeti é ftata imaginata & circolare, & larga, ¿r é ñata conofeiuta piegar da 
una parte all'uno de i Tol i ,& dall'altra, aWaltro,& abbracciare tutto il cielo ; cioé, ejjere uno 
deicircolimaggiori.&in quella anche fono ftate conofeiute alcune compagnie di ñelle, alie-
quali é flato impoño nome difegni; aperche fono dodici. Fitr.le chiama dodici parti parcggia 

tet 



te perche Joño di trentagradi perfegno, ditrecento &fcfjanta,m iquaíi per pin commoditú 
hamo partitó i cinoli. La uta de ipianeti éftata da' Grui detta Zodiaco - t&dai Latinifigni-
fero, perche in efafono ifegni. La uia del Solé é ñata nominata Eclittica-> perche fopra ejja. 
fiando ilSole,&la Luna in certe dijian^e-,ft funnogliEclifíi•> cioé imancamenti, & leofcura-
tioniloro. l l Zodiaco ha larghexga aperche i l corfo depianetilanchiede, &nella fuá circón-
feren^a é dimfo anche egli in 3 6 0 parti. la uia del Solé detta Eclittica , énelmexo della lar-
%be% ¿̂. del Zodiaco.& le linee, che fono gli eftremi della largheTga del Zodiaco fono diñanti 
Jki gradi ciafcuna dalla Eclittica, in modo, che feigradi di qua,& fei di lafanno dodicigradi del 
Zodiaco m larghex^a, oltra la quale non caminano ipianeti: Benche Venere, & Marte per la, 
graniex^a del loro Epicicli ( come dicono alcuni contemplatiui) efchinopoi fuori ; ma queño 
amiene diraro. llcheforfeha datoluogo allafkuoladiVenere,&di Marte, Chiamaft i l Zo
diaco circolo ohliquo,perche non afcende, ne difcende regolarmente fecondo le fueparth& per
che con tutte le parti fue non é egualmente diñante da i poli del Mondo ; oltra che non taglia 
congiuñi angoligli altri circoli celefli. Ma quello,che dice Fitr. \ EJfendo queñe cafe cofi dal
la natura dijpofle. I Queflo non éper natura:maper rijpetto degli Ori^pnti, che f i mutanofe
condo i fiti,benche per natura fia i l Cielo, in que duepunti,che Fitru.chiama centri ,fermato. 
Le conditioni della %ona,che dice Fitr.fono prima che é larga,dapoi épiegata uerfo i poli,oltra 
di queflo é formata di decifegni,& benche la natura habbiafatto quellejlelle, pero g l i ojferua-
torile hamo cofi compartite, & g l i tAflronomi ne danno le lor caufe. 1 fegnifono dodtct, ciafcu-
nodequalié datoalfuomefe.perbimefifono dodici.tengono ifegni trenta gradi per uno fe
condo una confideratione, pero Vamo é denominato da trecento et feffantagiorni,& diquelpiu, 
cheil Soleanan^a ognigiorno colfuomouimento contrarioalmouimento del primo cielo, on-, 
de Vitru. dice. 
il Et pero quelli íegni lucenti col mondo, & con ü reliante ornamento delle ftelle giran-, 
doíi d'intorno la térra,& il mare fanno il corfo loro fecondo la ritondczza del cielo. Ma 
unte le cofe che fi uedeno, & che non íi uedeno íbno fórmate con la neceísitá de i tempi, 
& delle ílagíoni, delliquali tempi fei fegni fopra la tetra col Cielo uanno uagando,& gli 
altri lottoh térra daU'ombra di quclla fono ofcurati. ma fei di queíli fempre fopra la tér
ra íi muoueno; perche quanto una parte delfultimo fegno forzata dalla deprefsione col 
fue girare andando fotto íi oceulta, tanto dalla contraria parte dalla necefsitá del girarfi 
fopra leuata col mouimento circolare ufeendo da luoghi non manifefl:i}& ofeuri fe nc 
uienc in luce; perche una forza, & una ifteíTa necefsitá fa l'Oriente , & l'Occidente. 

Cioé perche maforxa ,&una iftejfa necelfitafu,che l'una parte afcenda,& che taltra difeen 
da. 1 mouimenti de i Cieli fono dueper molti accidenti conofeiuti, l'uno é da Leñante, a To-
nente,comefi uede ogni giorno leuare.é tramontare i l Solé, & Valtreflelle. Queflo mouimenta 
é detto primo,& diurno, fopra del quale non é cofafenfibile,& in termine di horeuentiquattro 
figiraperfettamente fiicendo lo ¡pació £ un giorno natur ale. fiche i l Sote jn lo amo ¡la Luna 
il mefe; i l primo mouimento igiorni. Di queflo primo moui?nentoydelquale niuno attro é piu ue 
lo-ce, ha parlato Fitr.fin qui: & ha detto, che per quel mouimento fei fegni del Zodiaco fempre 
ftanno fopra lOri^onte, & fei fempre di fotto. Queflo é uero, perche in ogni Oriente tanto di 
giorno, quanto di nottemfee uno femicircoló del Zodiaco, nelquale fonoJei fegni : & ne muore, 
o cade laltro,nelquale fono fei altri fegni: & efendoü Zodiaco uno de i circoli maggiori della 
Sfera, fempre in ogni Oriente una meta é jopra,& l'altra fotto, & quanto cade di una, tanto 
j i lena deíl'altra. 

Ma quelli fegni eííendoin numero dodici, &tenendo ciafeuno la duodécima parte 
del mondo,^ andando egli continuamente dal Leuante al Ponente; Allhora per quelli fe
gni con mouimento contrario, la Luna,la ílclla di Mercurio,^^ di Vencre,il Solé , & cofi 
laitdlacliMarte,diGioue,Sc di Saturno come per falita de gradi, montando ciafeuno 
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con diflFerente grandczza di girOjUíi daH'Occidente, airOricnte. 
£Ccocomeépieno,&comeinpocheparole f i t r .c i dámolte concluftoni.Vna é che dodiei 

fono ifegni del Zodiaco: raltra,cheogmJegno occupa la duodécima parte del Cielo .'l'altra che 
tuttifi mmueno continuamente da Leñante a Vonente col primo mouirnento: la quartajche ipia-
neti uanno con corfo contrario entrando in que fegni) da Vonente a Leñante: & l'ultmayche uan 
m con diferentegrandeT^a degiri,Ts[oi efyoneremo ciafcma diqueflepropofitioni partitamen-
te. & prima i dodiei fegni, inomi de i qualifono quefti. l l Montone-, i l Toro j i GcmeühÜ Cancroy 
ti Leoney la Vergine, laBtlanxa»lo Scorpione, i l Sagittario y i l Capricorno, lo ̂ ícquario , & i 
Tefci,ficommciaanumerareifegnifoprailtaglioychefkla ecluticaconlo equinottiale yper-
che non hauendo i l circolo né principioy né mê Oy néfine di fuá naturay é ragionemUyche quella 
partíyche f i prende per principio fia commune al nafeimento, & cadimento di tutti i luoghi > eír 
neüaqualefiando i l Soky Vareo del di cominci a fhrfi maggiore deü'arco della notte. I nomi de 
i fegni fono flati prefi da qualche animale di ragione y o fen^a , ouero da qualche altra cofa > fe-
condo che i l Solé fottentrmdo a queüefielleproduce quagmeofe conformi alie nature di quelli 
animaliy o di quelle cofe» che f i dice ejfere iui coüocate. I / montone f i fegna con due comay a que* 
íiomodo. y . ilToroquaftfimile iGemelliper due tratticongimti TL y chefignifi-
fano Cafiorey & Tolluce. l l Granchiopergli occhi oppofliy che pare, che egli habbia dinan%i 
&didietro <Sp, llLeoneperla coda fuaé manifefto La Fergine per la fimbria delta 
fía goma ^p . Labilanxaper la figura del fuofimigliante infirumento . -£= . Lo Scorpione 
per la punta dopo due tratti l l Sagittario per la faetta, f . i l Capro per la forma del gi* 
nocchiolegato con una fuñe. *jo, t^ácquarioyperlofiujfodeítacqua xc. iTefcicoumafi* 
gura di duepefeiy che col dorfo lorofouo infierne congimti. X • C*> ijpediti fiamo dalla prima 
conclufione. Ma che ognifegno tenga la duodécima parte del zodiaco, é manifefio, imperoche 
ft é ofieruato che per trentagiorni i l Solé tiene m fegnoy quafi che in trentaparti [eguali fia un 
fegno diuifo: quefie partí fi ch tamañogradiy come che per fe afcenday é difeenda i l Soky & g l i al-
tri\pianeti continuamenteyperb Vitr.ha detto. \ Come perfalita digradi montando.} ^ídunque 
üzodiacoyé di parti trecento & fefianta;perche dodiei fiate trenta fa trecento feffanta. Qnefio 
numero éflato fiimato ilpiu co?mnodoyCome quelloyche folamente manca dicinque ditutta la 
fomrna di tutti igiorni deWannoyper la ragionegia detta. Et perche i l Solé non afcende egual-
menteferiaobliquitddelZodiacoypero eglifiuedealcunafiata piu ueleceyalcunapiu tardo: 
la onde auuieneycheper laproportionata diíiributione de i predetti chiquegiorni fegua i l numero 
di trecentofeífantacinque}&non fo che di piu rijpondente allitrecentojejjanta gradi. Oltra che 
per la commodita del numero di fejj'antaogni circolograndey opicciolo che egli fia é diuifo in 
parti trccentofejfantay perche i l numero di fejjanta ha la metay un ter^Oyun quartOym quintOy& 
unfeflo; oltra che la piu ifiedita diuifione del circolo é in fei parti; perche la medejma apritura 
del compajjby che ha fhtto i l circolo. entra 'fei uolte neüa circonferen^a dello ifleffo circolo , & 
per quefia ragione i l compajjhy é nominato feña . La ter^ay & la quarta conclufione era, che 
mtiipianetiperquei fegni uagandofimuouenodaTonentey a Leuantey & che entraño in quel 
liper contrario corfo. Queftoper lunga ijperien^y & ojferuatione éñato comprefoyimperoche 
cofi come hauemo per ifperienxa un mouirnento circolare contimato da Leuante a Toneni eycom 
muñe a tutte le sfere celefiiyfecondo ti cuiregolato giro non folo tutte le celefii mote, ma anche 
tutti i pin rari elementifono tirati; cofi anche é flato conofeiuto i l fecondo mouimentOymentrc che 
gh inquifitori deüe cofe celefii hamo ofieruato i nafiimentiy & i cadimenti dellelielley(¿r del So
lé , perche hanno ueduto i l Soky & le altre Stelk andarfi mutandoy & ritrouarfi in diuerfe partiy 
& al mezo diy & alia mexa notte \mapiu altiy hora p:u baffi agli habitatori d'uno iíiefjb lu@-
gOyUdouefihannomaginatoaltriperniydtrtcardiniy&altri uolumi di sfere. & uedendole 
fitllsfifie ejfere firmpre in egual diflanzay n: offeruarono ale une delle piu uotabiliy <¿r luceatiy & 
(Uquettecompreferoycbe lefette errantifucceffiuamente andaua w uerfo Leuantey & che con ál
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no fratio ditempo saUontmauano dalla íñejfa ííella, & di nuouo dopo alcun tempo riterna-
uMoaSk iftejfa; Lunayil cui corfo épiu uelocey ftpuo piu prcfto conofcere offeruando 
la conviuntione J ouero lo ¡patio-, nel quule ejja a qualche SielU conojciuta ritoma.-cjjaminando 
tantefiate, quante uerfo Lcuante sallontana, finchefi ueda difitoproprio mouimento ntornata 
aUa iñejfa ñeüa. in queña maniera adunquc é ñato ritrouato Ü fecondo mommento contrarió 
al primo . La quinta conclufione era,che con diuerfa grandeva di giri ciafcuno de i pianetifit-
ceua il corfo fuo. Hauendo Vitr.mmerato difopra ifettepianetiy SaturnOyGioue, Marteyil So~ 
k, yenereyMercurioy & la Luna: i caratteri de i quali joño queñi per ordine. f , . y , , tf, 

• i§¡' fi dichiara la detta conclufione , con lunga indottione da Fítrmiom 
queñe modo. 

La Luna in giorni uentiotto,& quaíl un'hora gírandofia torno il Cielo, & ritornando 
a|cjuel fegno,d'onde prima íi mofíe,compie il melé Limare; ma il Solé paíía per lo fpacio 
d'un Tegno , che é la duodécima parte del Cielo in un mefe, la doue in dodici meli,andan 
do per lo fpacio di dodicHegni, quando ritorna al fcgno, donde prima íi partí, compic 
lo fpacio d'un'anno; & quel giro,chc fa la Luna tredici fíate in dodici meíi, il Solc miíura 
nc i medcfimi fegni una fiata. 

Toi che yitr.ci ha dimoñratO) che fi truoua diuerfita ne i mouimenti de i cleli quanto a i ter-
minidel mouimento, hora eglicidimoñra effere diuerfita nellatardc7ga>& nella uelocitá\, & 
•determina glijpacij del t€mpo,ne i quali ciafcuno fk i l fuo mouimento . K[oiper maggior chia-
feTgaproponeremo alcune cofe deU'ordine, del numero, dellapofitione, del fuo,& delmouimeri 
to delle sfere celefli, Otto fono i cielif o per dir meglio tutta la machina celefte contiene ottoigi-
n di cielifeparat'h contiguiy& concentrici, oltra i quali non ¿mouimento alcuno, fe non imagi-
natoper faluarle apparenxe.fette cieli fi danno a ifette pianeti gia numeratiiil piu projjimo 
xlla térra é la Luna, i l piu lontano. Saturno. íottauo cielo é delle ftelle fiffe, detto firmamento, 
Uqualeégrandiffimo, S'capacedi tutti ipredetti cieli. Quejio numero é flato comprefo dalla 
uelocitd delle ftelle inferiori, & dalla tardeTga delle fuperiori. pérchele ftelle de i cieli di fopra 
(intendo delle erranti ) uanno piu tardcche quelle difotto,cioé uoglionopiu tempo a raggirarfi, 
perche fumo maggior uiaggio, conformandofi al\primo mouimento. Euui un'altro argomento, 
che ftpiglia dalla occultatione de i corpipiu alti, percioche effendonoi nel piu baffo luogo, non é 
dubbioy che queüo, che ci épiu uicino agli occhi non cuopra, o non occulti queüo, che fia difo
pra, quando fi tr apone tralanoftrauifta,& ilcorpofuperiore:<yíggiugnendoui queüadiferen 
%a, che é tra i l luogo, a cui peruiene la noftra uifta, da queüo, doue é ueramenté la flella, o i l pia* 
neta, laqual dijferenxafifuol chiamare,diuerfita deWafietto, laquale non é altro, che un'arco 
£ uncir coló grande,ch€ cipaffa fopra la tefta, comprefo da due linee,dellequali una imaginiamo, 
chefi parta dal centro del mondo: l'altra dalTocchio noftro,che énella fuperficie della térra, & 
pajftper lo centro della fteüa ueduta, & termini nello arcopredetto, QuelU linea,che fi parte 
dal centro deüa térra, & pajfatido per lo centro della fteüa termina neW arco imaginato del Zo
diaco, é detta linea del uer o luogo, perche é dimoftratrice , & Índice del uero luogo della fteüa, 
Ma queüa lineayche ua daWocchio per lo centro della fteüa al Zodiaco é detta,linea deü'apparen-
ja , come quella, che dimoftra i l luogo apparente. perilche lo ángulo comprefo fotto quelle dritte 
linee fard la quantitd deüa diuerfita, laquale fard tanto maggiore, quanto la (ieüafardpiu baf 
Ja,&piuuicma aW.Orî onte. imperoche ftandoci la fteüa fopra i l capo, non fi uede alcuna diuer 
fita, perche amendue le linee, & queüa del uero luogo, & quella deü'apparen^a diuentano una 
Jota, perojmil dmerfitd neüa Luna, égrandifiima: picciola nel Solé: in Marte apena] fi uede;^-
neípianetrdifopranonficomprende,perchefono lontanifíimi: & la figura delle dette c o k é 
qutapprefo. La Lunaadunque & c . 

a. i l centro del mondo. 
b. l'ouhio neüa fuperficie deüaterra. 
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c. la flella. 
d. ilpun(or che cifoprafla, 
b c a. Pangólo delladmerfitci, 

ta Luna adunque, perche é ueldcilfima tra tutte le er-
rantiy & perche hapiudiuerftta diafpetto, & perche 
eclijjail Solé ébajjk, & piufotto dituttiipianeU.& 
perche ficoncludeper alcuna delle dette ragionijche 
Uzrte, Gioiíe,& Saturno fono fopra i l Sole,perb Mer-
curioy & Venere faranno difotto. oltra che eglift ferua la proportione del diámetro folare,cioé 
la diñanxa del Solé al centro della térra, perche farebhe troppo gran disian^a tral Sole,& la 
luna, & ¡patio uoto. & quejleproportioni de i diametrifono comprefe nelle tauole. & é anche 
ragionemle, che ilSole fia nelmexp,& che partifca i pmneti di fopra daquelli di fotto.perche 
gli inferiori hamo molta conformta infierne ned loro mouimenti, come anche banno la loro i fu-
periori,queglÍ7iegli Epicicli, que(line i Deferenti. l l Sole adunque é l'occhio- i oueroilcore del 
mondo, come :[{e>&fignorelia merkamente nelme%o, Difficileé dagiudicare, qualfia difopra, 
o V e n é r e l o Mercurio, perche fono quafi dipari mouimento, poca élamutatione, & la diuerfita 
delio ajpetto, néfico?nprende,chi cuopra, & occulti l'altro . Queüi che hanno penetrato piu a 
detitro ( come fcriue i l dotto Maurolico) diuifando fopra la intentione della natura, hamo det~ 
tí>,che la natura ha fatto le Jpere de i pianeti, che declinano dalla Eclittica, perche nelle con-
giuntiom,& nelle oppofitionipojjino fchiuare quelpunto del Sote, che fia loro diametralmente 
oppoño,perche la ukinan^a del Solé gli farebbe dannofa, come quella, che partorifca m fce-
mamento di ffilendore, che ¡i chiarna combuftione. & qmlliicheper diámetro fono oppofli ,per 
da interpofitione della térrafi e¿HJfano,come auuenirehbe alia Luna ogni me fe, fe ella non pie-' 
gajfe dalUKclittica, perquejio lanatura haprocurato di fulgiré quefto danno moltopiu cerca 
pianeti, che fono d'intorno ilSole:perafi hamo imaginatogli epicicli di Venere, & di Marte 

g/4ndtjfimii&gli fumo ufcire dal corfo del Sole, & anche fuori della largheTga del Zodiaco, 
gírperqueflo alcuni hamo allargato i l zodiaco due gradi per parte . Douemo adunque crede-
u,che queiii pianetifiano alSoleuicinifiimi, che hanno lloro epicicli maggiori. &per6 Venere, 
<&• Marte faranno da i lati del Solé, sí perche Venere ha luogo piudegnohauendo i l centro del: 
fuo epicido fempre Settentrionale, che éparte] deftra alTOriente Solé, & confeguentementepin 
nobñe; & Mercurio fempre meridionale, si perche Mercurio quanto al numero delle fue jpere, 
€^ alia uarietd difuoi mouimenti épiu fimigliante alia Luna, fopra i l Solé e Marte: fopra Mar-̂  
tee Gioue, perche lo epiciclo di Gioue tienepmfimiglianta con quello di Mercurio > <¿r quello 
di Satumo,con quello della Luna , Onde efiendo lo epiciclo di Saturno minore,che loepicicl& 
di Gioue, per le dette ragioni Saturno é lontanifiimo dalSole, & confeguentemente fopra di Gio 
m , & quefto é £ordine,il numero,&ilfitodei cieli, Quanto al mouimento in uniuerfale i é 
detto, & inparticolare dice Vitr. che la Luna in giomi uentiotto, & qrnfi un hora ritorna al 
fegno di donde fi parti, & fk i l mefe Lunare. Vnagran parte delle nationi del mondo fa i l mefe, 
& lo chiarna dal mme della Luna : & dicono due Lune, tre Lune, quattro Lune, intendendo 
due, tre,(*r quattro mefi. Mefe fi chiama in quattro modi. & prima il mefe commune:&fecon" 
do queña nominatione dodici fono i mefi, & ceminciando da Genaro il primo, i l tcr%p,il quin
to, ilfettimc,íottauo,&il décimo fono di giomi trentaum,ilreftantediun meno, eccetto Fe-
braro che ne ha uentiotto per l* ordinario, & uentinoue Panno del b!feño.& quelfanno é del. 
bifeño , che émifurato dal quattro cominciando dal Millefimo. la aggiunta di quel giorno fi da 
per queüo di trecentofejfantacinque giomi, che auanxail Solé ogni giorno inun'anno per lo fio 
mouimento contrario al primo, che é un quarto di giorno nn un amo, che in quattro anni fa un 
giomo intiero.ilquale fidaa Febraro, & fi chiama bifeño, perche egli fi numera due fiate i l fe-
fto delle calende di Mar^o, ch£ é i l uentiquattro di Febraro, egli fi chiama mefe anche quello 
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fhacio, che i l Sote dimorafotto uñó de i dodici fegni, & cofi uno mefefara la duódedma parte 
dell'anno. Eglifi cbiama mefe lo fiado, che é da una congiuntiorie all'altra, che é di yorni mn-
timue é mexp, poco pm. Finalmente mefefi chiama quel tempo>chepone la Luna ingírar tuttó 
itzodiaco andando difegnoinfegnoy tlche dice ritru.cheftfamgiormuentiotto>& mafiurihó 
ra. ^queñofipuo chamare amo Lunare,benche Fitr.lo chiami mefe Lunarejo ponera Mí 
fono una tauola diñinta di tutu i mouimenti de i cielifecondo la ojferuationt de i rhodernhi quali 
perferuare alcune apparen^e hamo aggiunto aWottauo altriáeli. 

• 
T ^ F O L ^ Í D E L M O r i M E T i T O D E I C t E L L 

S 
Secon^ertieQ^arte\QumeSefleSettme 

l l décimo fk in unhord} 
- In ungiorno. 

llnono fainunberai 
In un'amo > 
In 49000 ami. 

l l firmamento in un dty 
Inmanno y 
In jooo anni, 

Suturnoinun d i , 
In un'amo, 

• In tren? anni y 
In meft 19, & 5 ¿igiomu 

eioueinundiy 
- in un*amo y 

In dnni l l , 
Inanni i i . & ii^.giornu 

Marte in un d i , 
In due anniy 

• in uri'anno3 & 3 2 2. di. 
i l Soley Venere, & Mercurio in 

ín un di i :* ( un'hora, 
In Unannoy 
In mi amo y & hofe feu~ 

BiLunain un'hora > 
'• In un di y 
• In giomi 27. ¿ír hore 8. 
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Ma la ftella ¿t Mercurio & la' flclla di Venere girandofi d'intorrío i faggi del Solé, 8̂  
coronandoconi uiaggiloro ¡1 Sole,a guifa di centrófanno i ritorni, & le dimore , & a ü ' 
che con le ítatiom loro per quella giratione dimorano ne gli fpacij de i fegni. & che qué-
ito ha uero/i fa chiaro dalla ftella di Venere, percioche fegüitando ella ii Solé, appi-
rendoci dopo il tramontar di quel lo^ rilucencio chiarirsimamente,ii etiiama per quefto 
Velpcrugine; ma in altri tempi andandogli inanzi, & leuandoíi inanziil giorno , fi cliiá-
maLaciter.&perqucIlo alcune fíate piu giorni dimorano in un fegno, alcune fíate piu 
prelto entraño m6fcWti6,& pero perche noa compieno eguálmenteil numero de i gior 

CCC i m a 



374 • L 1 B 0 
ni in ciafcunode i fcgnijquanto prima hannoritardató, tanto con p¡u uelocc corropaf-.. 
íando agguagliano il camino, & lo pat eggiano perfectamente. & cofi naíce j che aucgn^ 
chcdimorinoinalcunifegnijnientedi menopoicheíi tolgono dallanccelsitádellatar-r 
áanza,preílamente confeguifeeno il giufto circoito . Ma la ftella di Mercurio cofi paf-
fail coríofuonel cielo,checorrendoper glifpacij deifegni in giorni trecencofeííanta 
ritorna a quel fegno donde prima fi moííe. &i i ruo uiaggio cofi fi agguaglia, che cerca 
trenta giorni inogni fegno hala ragione del numCro fuo. Ma Venere quando ¿ libera 
dall'i npedimento de i raggí del Sole,in trenta gíorni trapaíía lo fpacio d'un fe^no. quaii* ' 
to meno in giorni quaranta in ciafcun fegno patifae ; poi che haueiá fatto la fuá ftationc 
reftituifee quella fomma di numero dimorando in un fegno.& peló hauéndo Venere mi-
furato lo intiero circuito del ciclo in quattroecnto 8c otiantacinque giorni,torna di nuo-
uo alio ifteflb fegho,di doue coraincio i l íuo uiaggio. 

In quefia parte F i t r . é diffieik, non concorda congli altr'h & forfe é feorretto il t e ñ o . rPli-> 
nio che fuole pigliare le fiicciate intiere da F i t r . in queflaparte é tutto dmerfo. Fi tr .pom ipia-
neti necejfitati tardaretglifcwglie dalla necejfita, & quafi slegandoli mole,chepareggino con 
la uelocitddel corfo quel maggiOichehaurebhmofnttOyfefemprefujfeñató%roconceffdla 
liberta di caminare, né ci dichiara ( come ficonuiene ) con approuate dimoñrationi, donde na-

J'ce queña necefíita, & donde uegna la loro liberta:pero necejfario cipare di dame alquanto di 
lume con queüe cofey che dopo Fitr.con hellifondamenti fono ¡late da glijiudioft delle cofe ritro-
u a t e . & p e r ó la nece/sitd ci conduce afare quello> cheuoleuamo fuggire, Dichiareremo adunque 
alcimi terminii chefanno alpropofito n o ñ r o . & fono quejii. EpicicloyDeferente^ccentricOtCon-
centricoy CiogoyOppoíio al CiogOy lungheiga media deüo Eccentrico, lunghezga media dello 
Epicicloy StatOy B¿tornoyTrogrejfoy ^ArgomentOy ^Agguagliamento. Epiciclo admque é quello, 
che da Tolomeofi chiama circolo della diuerfitdyche é una picciolafyera imaginata come aggmn 
t a alia Jpera maggiorey che cofi mole diré la parola Greca; d'intorno la cui circonferen^a uoglio-
nogliiAsironomíy che fi miga ileorpo del pianetayil cui centro é nella cireconferen^a della $e~ 
ra che porta il pianetayouero lo Epiciclo uerfo Oriente , detto Deferente, i l qual deferente, non 
ha lo iñefjo centroy col centro del mondoy&pero egli fi chiama Eccentrico,cioé fuori del centro, 
fi come fi chiama concéntrico quel circoloyche ha lo iñejfo centro con queüo delmondo.peró uo~ 
lendo m i nel piano formare lo Epickloy&i¿ Deferente: imaginiamo i l centro, c, dal quale na" 
fce una lineayl'aitro capo Jellaquaíe fia ap & fia lo a. centro dello Epiciclo * Faccia quc~ 
fio capo. a. ungiro perfetto y fiando fermolaltro nel punto, c. di co che formero, nel piano^ 
unajuperficieyiaqualefifhper la circonferenTg del Deferente, cofi forma i l S o k la Eclitticaj 
che é come Deferente ddSole, daüaquale fono diftantii Deferenti degli altripianetiy & piega-
no da i latL & la iñtffa linea prolungata fin alia concaua foperficie del primo cielo y difegna in 
quella una circonfrenr^a ddlo iñejfo notrie. i l centro deüo Epiciclo éfempre neüa circonferen^a 
del Deferente >poño adunque un piede dele ompaffo nel punto a. & allargato taino fin che 
tocchi dcentr&delpianeta. d. girandofi a torno fi f a r a l á Epiciclp . Stando adunque le gia 
dette cofi, non-e alcunoyche non ueday che la circonferenza del Deferente y & 'la circonferen%a 
deüo Epiciclo non fiano d fegualmente diñanti dal centro del mondo, f. Dapoi gli tAñronomi 
banno trouato diuerfi mcaboli alleparti dello Epicicloy fecondo le d i ñ a n t e loro dal centro del 
mondo, uolendo con quelle dimoflrarciy come fi fatua la diuerfitd delle apparen^e, la doue quel 
pmtoy che é neUa circonferenxa del Deferente , o dello Epiciclo pin rimoto dal centro del mon
do, chiar/u • o auge, che m o l di,t fommitá;&pero Cicerone lo chiama Iugum.&quel puní Otche 
per diámetro soppone algiogOynominaronoyl'oppofto delgiogo. E t perche a l Solé non danno Epi 
e cloy ma DeferentCy pero quelpuntOy che nel Deferente fara oppoflo algiogOyfimilmente fi chia-
rnerdy íoppofito delgiogo. GiogOycimayauge.ahfidesfonoparole d'una iflcjfa cofa. Lunghezga 
media deüo'Eccentrico eUmetd del D i m e t r o . Lunihe?¿a media dello Epiciclo é l o ftacioy 

che 



O ^ O. 371 
che é da un centro általtro.fl chiammo lungheige medie rijpetto, che quelpunto, che c rimo-
tifíimo dal centro del mondo, cheft chiamagiogo, é detto anche lunghe^i^apu lontana,& que l 
lo che é uicinifíimo al detto centro, che chiamano oppoño algiogo, é detto lungheTgapiu ui~ 
ciña delloEccentrico, ouero deüo Epiciclo. Quefti due punti fono termini ¿una linea dritta,. 
chepajfaper amendue i centri, laquale fi chiama linea delgiogo: percioche é dimoñratrice del 
giogo. la onde f i come nello Eccentrico la maggior lontananza é tanto piu del femidiametro del 
lo Eccentricojquanto é lo ¡pació, cheétra uno centro & laltro: cofi la minore é tanto meno del 
femidiametro, quanto quella é di piu:& i l femidiametro é la lungheiga media. Similmente nello 
Epiciclo la lunghezga maggiorejara tanto piu duno (pachiche é tra uno centro,& Caltro,quait 
^ Í ^ : U ^ i l 0 ^ M ^ ^ f ^ l ^áf^^lwfe'Wfy^^sW fuperata la minore, la onde 
lo (pació che fara tra l'uno centro,& l'altro fard la difianza di mezo , che media lunghezga ¡ i 
chiama.percioche é fnolto ragioneuole,che lalunghez^a media fia tanto meno dellamaggiore* 
quanto efia é di piu della minore. Chi bene confidera quello,che fin hora JV detto^comprenderd» 
che tanto nello Eccentrico, quanto nello Epiciclo qualunque punto, quanto fi troueranella, cir-
conferenzapiu rimoto & difcoslo dalla lunghezga maggiore,tanto fard piu uicirto al centro del 
ftiondo: & quelli punthche faranno egualmente difiantidal punto del giogo,faranno anche egual 
mente diftanti dal centro del mondo. Da queñe cofe fi ha tutta la diuerfitd del mouimento, che 
c i appare, cioé conquefle defenttionifi falúa la diuerfitd di tutte le apparenze ,.<¿r perbmolto 
cautamente fi deono intendere queíli uocaboli, perche fono fiati ritrouati per daré adintendere 
le cofe del cielo a quel modo, chefi puo: perche non fi troua, né Epiciclojié Giogo,, neDeferen^ 
te, né altra cofa fimigliante nel mondo. Fediamo adunque come fi troua U diuerfitd i mo* 
uimenúp Maprimaponiamo la figura delk co¡é dette * 

• 

V 
a b. é i l deferente, 
c. i l centro del deferente • 
d e . lo epiciclo, 
a, i l centro dello epiciclo * 
f. i l centro del mondo, 1^ 
a. ilgiogo del deferente, 
h . l'oppofioalgiogo. 

• d. ilgiorodell'epiciclo. 

Toniamo cafo jchelpianetafiimu&portato immediate dal 
fuo Epiciclo, henche egllfi .mou0.egualmentefopra i l fuo cen
tre f'ondimeno pare t che eglimutiilfuo tenore fopra qualun
que altro punto, che fia nel cerchio, & fimilwiente fopra i l cen 
tro delmondo. Quefia mutationefi falúa per ragione diprojpettma,mperochepoño ,che mol-
te cofe fi mouinocon eguale uelocitd, puré quelle che fono piu lontane da noipareno men uetoci y 
che le piu uicine. Et pero hauendo comprefogli ̂ íflronomi, che il Solé in diuerfi luoghi del Zo
diaco , diuerfamentefi muoue, & uolendo faluare tanta diuerfitd, & non uolendo attribuire ad 
mcorpo finobile tanta difagguaglianza, fi hamo imaginato cerchiyi centri de i quali 
mnfufftro gli ifiejfi , col centro del Mondo. Egli adunque adiuiene, che piu lenta ci appare un* 

'ffindo nel giogo, che lontana dal ?iogo, perche nel "iogo é piu rimota. Ecci un'altra 
modo di dmerfita nel mouimento, perche fe i l pianeta daüo epiciclo, & lo epiciclo dal concentri 
co portatofufje , non pero farebbe meno la diuerfitd, imperoche i l piamta portato daWuno , & 
F almuerzo Unante, feyiza dubbio andrebbe piu uetoce, che fe fujfe portato dal concmricofo. 
lo , & per lo epiciclo f t ne Hejfe ,ofene torna fe a dietro, percioche nel toccamento di quelle. l i 
nee , ebefi parteno dal centro, & uanno aWepiciclo, pare che la fieüa, quanto al mouimento det 
l*epiciclo,¡i¡tía¡ma in una metd deüa circonferenza pare,che uada mnz i , & neWaltvay 

che 
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ehe fornim dietro. teco lo ejfmpio. imaginiamo, t bv mto camlh corra mtomo un térchio 
grandísimo, & thuomo fuori, & lomarlo dal cerchio ftia a guardare, certo t? che quel cauallo 
gli parera hora tardo, hora iieloce, horĴ fermo > hora andar inan^i, hora tornar a dietro ben-
ehe egualmente eglifi muoua. Et queflo admieneper la natura del circolo,che éfhtto di contra-
rij, Come dice >Ariflotile nelle Mechaniche. Cofi iipianeta nell'arco difbpra i l contatto di que-
fie\lmee i parerdfermo a m i , che fliamo afyaffo, ma nel rejio delta circonferenxa nel luogo op-
fofto algiogo ci parerauelocifjimo, & fmiilínente nelgiogo al piu lento. Ma nello arco dijo-
pradello epiciclo dapoi i l contatto delle linee y iluminari fono portati da leimnte a ponente ,mcí 
nell'arco inferiore fono portati col deferente: Magli altripianetifono portati cdfi mouimento con 
trario, dalche adiuiene, che ilmouimento delpianeta é compoíio di due mommenti, /'««o é del; 
lo epiciclo, l'altro del diferente, come fe unofujfe da magderáportato inanxii & egli in quel 
mexp andajfe a tomo ifori , la doue'fe l'uno > & taltro mouimento fard uerfo leuante allhora ef~ 
fendo iipianeta da due mouimenti portato ypiuuelocemente ftmouera, come je uno da una'gale-
raportato inan^iy eglifmilmenteandajfe dapoppaaprora. Mafe'lpianéta andera conmoui^ 
henti contrarij , fe queüi faranno eguali, cioé che tanto per uno andajfe inan^ y quanto per tal-
tro andajfe in dietro y par era y che egli j i i a : come fe uno caminajfe tanto uerfo la poppa i quanto 
dalla galera fiijfe inan^portato. Ma fe faranno difegualiui'ncerd ilpiu ueloce :peró fe i l moui-* 
memo del deferente fard piugagliardo, che i l mouimento dello epiciclo, i l pianeta anderd uerfo 
Leuante :ma fe fard i l contrario y iipianeta anderd uerfo ponente y & a queño modo fard retro
grado rcomefemo tornajfe in dietro meno diquello y cheé portato inan^i dalla galera yparerd 
puré y che egli uadi inan7¿ > fhafepiu j i contraporrd yparerdyche ritomi , & pero lo fiare y & i l 
regrejfoy auuienealli cinquepianetinello arco inferiore dello epiciclo y percioche in q %t luoghi fo
no dallo epiciclo portati contra i l mouimento del deferente. Et auuiene, che in alcuni luoghi i l 
mouimento dello epiciclo fiapari y &. in alcuni piu ueloce del mouimento del deferente. Ma al 
Solé y & alia Luna, lo jiato auuenirebbe nello arco difopra dello epiciclo, perche in quel luo-
go lo epiciclo ua contra i l deferente, ma perche non lo umce»né gli épare, pero al Solé, alia 
Lunanonfi da flato néregreffo, come accenna Fitr. Darerno admque al Soleouero i l deferente 
eccentrkofolamente, ouero lo epiciclo col concéntrico: imperochefe i l Solé nella circonferenî a. 
difopra dello epiciclo é portato da leuante a ponente, & che i l mouimento dello epiciclo fia tan
to ftmile al mouimento dello eccentrico, quanto del concéntrico, come é dallo fpatio de i centri, 
alfemidiametro dello epiciclo y in qual fi uoglia modi di due, ne ha da feguire la ifleffdapparenxa 
del mouimemo. Ma perche i l modo dello eccentrico fi contenta di un foto mouimento ypero é ña
to preferit o y & elettopiu preño, che il modo dello epiciclo. Macóme fia jiata conofeiuta la di 
ñan^a de i centri, & i l luogo delghgo diró breuemente. Quattro punti principalifono confide 
ratinel'XQdiaco, due fono ñati attñbuiti agli equinottij, due ai folñitij y che fono di tra 
gli equinottij.dalla confideratione degli fpatij , & de i mouimenti come de i tempi y éñata cono-
ftiuta la diñan%a de i centri, $ i l luogo delgiogo. Ecco imaginiamoci due linee ma y ché fipar 
ga dal centro del deferente del Sole>che peruenga al centro del Solé, taltra egualmente diñante, 
dal centro del mondo fin al zodiaco y che é la linea del mecano mouimento y certo é che mentre 
queñe linee faranno intorno gírate y ferueramo uno iñejfo tenore, perche la linea del uéro mouí 
fnento é quella, che trapajfa dal centro del mondo, per lo centro del Solé y & peruieñefin al ô-
diaco. &quell'arco y che é tra la linea deluerOy & la linea del mexano mouimento y é detto 
iagguagliarvta del Solé. & nelgiogOy& nello opposio algiogo é nullo perche le due linee concor 

a b g. i l concéntrico d. iljuo centro, 
í h. lo eccentrico t. ilfuo centro* 
k 7\ lo epiciclo b. ilfuo centro. 
d t. b %, eguali, 
t % d b, eguali, 

d i . 
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d % paraUetogrdmmo. 

r- concéntrico» b d a.y 
l l mouimmto del ̂  Epiciclo, K h ± mgoli egudi. 

CEccentrico. e, J 
tlfolefiuede aWmoy&airaltro modo nel puntó % per 

Li linca d 
feno in una. Ma neüe lunghe^e me%ane proportionalmen-
¡é égrandijfimo, & ne ipunti dalgiogo egualmente ditfanti 
¿)nogliagguagliamentiegualii& tanth tftaggiori, quanto 
rono piu íiiciniaUalunghexigpm lunga , llme%anomoui* 
menta adunque dal principio dello griete i fecondo tordine 
de i fcgni , / é ne ua fin alia linea del meTgno mouimento, Ji 
come H uero mouimento é fin alia linea del uero mouimen
to: d'indi cominciando fi conduce : la doue lo argomentó del Solé , o quello arco del ^p* 
diaco i che é inter cetto daüa linea delgiogo dello eccentrico fecondo Por diñe de i fegni* & lalU 
nea del me%ano mouimento ; & é coft chiamato, perche da.queüo fi argomenta l1 ángulo deÜo ag 
^uagliamento, i l che quando é nel femicircolo inferiere, U linea del mezano mouimento j ua 
man%i la linea del ueró: ma quandópajja i l femicircolo, aühora precede la linea del mecano mo 
uimento. & pero difopra fifottragge * & qui fi aggiugne al mecano mouimento, accioche fi 
pojfa cauare i l uero mouimento , ma per hora lafeierb > che i l lettore ricorra al Maurolico, che 
pur troppo mipare hauere Valtrui opraoperato, bifogna bene amertire di pone in qualcheprin 
cipio la radice del mezano mouimento,fopra ta quale eglifipojfa in quello inflante 3 che «o/c-

a b g. lo eccentrico d, iljuo centro. 
e. i l centro del mondo, 
a d g. latinea delgiogo, 
b. i l centro del fole > 
e %. la linea del mecano mouimento par alíela'olla l i 

nea b d. 
e h. la linea del uero mouimento. 
h e y, angola é Vequatione. 

mo calculare i l mexano mouimento del jote. Da quejia 
radice fi uaojferuando it uero mouimento, fecondo la feien 
Xd de i triangoli piani. Imperoche da tre linee, che lega 
riotre centri cioé quello del mondo, quello del deferente, 

quello delfole tre angóiifi uedeno nel triangolo da ejfer 
a b g. i l concéntrico d. i l fmcentrOi 
t to eccentrico h, ilfuo centm * 
e "X. lo epiciclo g. ilfuo centro, 
d h. & g X: eguali. -
d paraüelogrammo, 

^ del concéntrico a d g, 
) del epiciclo, e g 
}t dello eccentrico t h i . ouero t 
' delgiogo dello eccentrico á d -x. 
h x¿ & e g ^ fono eguali. 

• 

llmouimento. • 

Gliangoli 

. • 

Vangolo adg. eguale a gliangoli. ^ ^ ^ 

formato, tuno é Vangolo dello agguagliamento, gli altri duefono quelli > che formam te due l i -
me, 



nee , tuna del uerojaltra del metano mouimento con la linea delgiogó: & ejjendoci manifejla 
.quellaproportione, chehanno trafedue lati di qutlio triangolo, tuno de quali é ilfemidiametro 
dello eccentrko , &tal t ro quello¡patio, che ejce dal centro, egli adiuieney che propofioci uno 
qualfi uoglia de i triangolifaranno manifefti anchegli altri. Ver i l che concludemo, che o datoci 
i l mecano mouimento, o Huero, o l'a^guagliamento ciafcuno da fe > quanto prima uno di queüi 
cifarú manifeflo, eglifipotra conofcere anche i due. Tutte quéfie cofefono coft defcritteperfal 
uar leapparen^e y la irregolarita del mouimento del Solé d'intorno al centro del mondo > & per 
iñahiíire un certa, & determinato contó dello iñefo mouimento, come per la figura ft dimoñra 
fegnata O. Toi che hauemo detto del Solé; feguita, che ft confideri i l mouimento della Lmay & 
fuá diuerfiú, & uero luogo. Dice adunque, ĉ e U uero luogo della Lunafifk manifeflo per lo 
eclijfe di queüa . Imperoche chibene amertifce al principio y & al fine dello ecliffey egli fi ha 
lo inflante delme^o, nel quale la Luna égiuflamenteper diámetro oppofla al Solé . La doue effen 
doci noto per le cofegia dimoflrate i l luogo del Soky non ha dubbio, che non ftamo per fzpere i l 
luogo della Luna: & quefla é lapiu ficura uia y che fia. Ma la diuerfita delfuo mouimento éfia-
ta offeruataypoiche ¿hehbe uedutOyche neüo ifleffo luogo del %odiaco la Luna non erafempre 
ueloce ad un modo, & che in diuerfi modi era riferita al Solé: & pero diedero la prima dmerfi-
ta alio epicicloy & laltra alio eccentrico. Quattropuntifono nello epiciclo, in uno la Luna é ut 
hciffima ¡percioche i l deferente concorre con lo epiciclo ad una iflejfa parte: ma nello oppoflo é 
tardiffima, percioche lo epiciclo molto repugna al deferente. Ma ne i duepunti di meT^o la Lu
na fi mouetemperat amenté. Quefli quattropunti cofipartifeeno lo epiciclo y che nella prima par 
te i l mouimento é uelociffimo, nell'altra mediocremente fi rallenta, nella ter%a é tardiffimo, nel
la quarta mediocremente fi apprefla. Da quefla diuerfitdfi ha cómprefo da quali par t i dello epi 
ciclo la Luna fi muouay & in quanto Jpatio di tempo fi raggira d'intorno lo epiciclo. typer haue-
repiuprecifamente queflo tempo y gliJpeculatori elejfero due ecclijji della Luna y ne i quali la Lu
na fimilmentey & con egualita fi mouejje y feruando neWuno, & neli'altro eclijfe la medefima 
diuerfitd del mouimento, di modo, chefnjfero certi y che la Luna fuffe nello ifleffo luogo dello epi 
ciclo. Da queliaofferuan^afonoflaticertificati y che nello Jpatio di due ecliffi la Lunahaueua 
fornito i l numero dellefue infiere riuolutioni:percioche era ritornata a quello ifleffo luogo del
lo epiciclo y & finalmente haueuaperfetto i l numero de i mefi Lunari, ejfendo tomata al luogo 
oppoflo del Solé . ^íllhora adunque haueremo conofeiuto i l numero delle riuolutioni dello epici
clo y quando cifard manifeflo lo Jpatio di una riuolutione: auengache non cofi precifamente. né 
per queflo anche ci puo ejfere afeofo i l numero de i mefi Lunari, ogni Jiata , che potre-
mo hauere i l numero deüa uolta , & della piena ddla Luna . per lo Jpatio del tem
po tra un eclijfe , & l'altro partito nel numero de i mefi Lunari haueremo la quanti-
td del mefe Lunare. & perche nel detto mefela Luna compie unariuolutione della . lungheiga 
& u i aggiugne tanto diJpatio, quanto in quello iflejf i mefe i l Solefimoue : pero tutto quel circo 
lo intiero con i l detto mouimento del Solé partito nel numero de igiorni del mefe lunare con\ i fuoi 
mimtiycidardadintendere quanto fia i l diurno mouimento deüa Luna.. Quero per fapere lo 
iílejfo mouimento diurno della Luna fi puo a l numero delle riuolutioni fatte nel detto Jpatio di due 
ecliffi aggiiígnere i l mouimento del Solé fhtto nel detto Jpathy & raccogliere tutto i l mouimento 
deüa Luna fhtto in quello ¡patio, & partirlo nel numeroxíeigiornidi quello (patio. Et dipiu lo 
intiero circolopartito nel numero de igiorni Lunari, & de iminutifimilmente i l numero de igra-
di delle riuolutioni delpredetto Jpatio partito nel numero de igiorni dello ifleffo Jpatio, ci j u ma
nifeflo quanto per ognigiomola Luna fi diparta dal Solé, che tanto uml diré y quanto ilmoui 
mentó dungiomo della Luna, é di piu del mouimento del Sote.. \ é aljtrimenti i l . numero delle 
riuolutioni della Luna nello epiciclo conuertito ingradiy & partito nel numero de i gradi dcllóin 
teruallo, ci fard conofeer , quanto fi muoue nello epiciclo ogni di la Dma. In queflo ñiO~ 
do fi comprende ilmoMmentoáellaiimghc^tLfl'er ogni giorno di ̂  15 . minuti 1 0 . f e -

conde 
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AP i< ztilmommentodeíloepiciclo ejjeregradi 3 . mlnuti (econde ^4. Lmgo fareh' 

h r c á p i t i d a r tutto quello, che nellajpecidatione ddla Lma¡ipuo din^Teró nporiandojí agh 
rrtttorhpaflaremoaglí altri pianeth&prima a 1 duefbttopojti al Solé-, cioé a Mercum,&¿¡Se 
jiere . Dico adunque, cheglt .Ajironomi hamo amiertito queñi duepiamúpartirji daL Sole, & 
allontanar-fi fino a certi temini daW una parte } & daWaítra , & nel me%o del loro andaré, 

del loro ritorno congiugnerfi con i l Solé, ma Mandó erano da i latí del Sote, neüe loro ftatwni 
ritrouarfidifcofiifJimidalSole, &perb conclujero > che fmll progrejjb> & regrefjb,fi doueua. 
fduare con lo epiciclo dirnbdo , che lo centro deíio epiciclo col Solé u torno Ji mouejje, & che 
tuno, & l'altropianeta dal Solefi allontanajje tanto, quanto dana loro la lunghe^a delio epi
ciclo : ma perche raccoglwndo infierne, due contrarié, &grandij]ime dijian^e de 1 aettipianeti 
dal Sois, trouarono come non in ogni luogofi feruaua la ífiefa quant 'itd1&che queüaj'omma non 
poteua crefcere ,fe non per lo accoftarfi delio epiciclo ¿ né jumare ,jé non per appartamento del 
lo epiciclo, per lo quale lo epiciclo hora f i accofiaffe, hora fi aüontanafje dal centro del Mondo , 
Tero concejfero a i duepianeti inferiori, & lo eccentrico > & lo epiciclo . con quejia conditione, 
che lo eccentrico fempreportajje lo epiciclo a torno col Solé, & queÍloé ifte/jb fujje mecano moui 
mentó del Solé ¡ & del pianeta, & lo epiciclo portaj'Jé f l pianeta di qua y & di la rimouendo dal 
Solé, ~& molto bene quadrajje, per faluare i regrejfi i & i mouimenti deile larghe^e. Hora per 
fapere}inchemGdo/íhabhialaquantitadel mouimento io dico, che bijbgna ojjeruare i l luego 
del pianeta neí punto del zodiaco > & ajpettare tanto, che di nuouo i l planeta ntorm alio iftejjb 
luo^o, conquefta conditione, che egli fia indifian^a egudedalluogo dimexo del Solé neW uno, 
(¿rl'altro luogo . Tercioche allhora i l pianeta bauerdfomito le intiere rimlutioni deWuno, & 
íaltro mouimento prima nelío eccentrico, perche i l punto delio epiciclo jara ritornato aUo ijiéjjo 
punto, poi nello epiciclo, perche tornato i l pianeta alia dijian^a ijiejja del Solé, hauerd anche rik > 
trouato lo ijiejjbpunto delio epiciclo. 'Per quejie ojjeruationiji hauerd i l tempo trafeorjb, & i l 
numero delle rimlutioni: imperochem i trepianeti difopra, quantefaranno jiate le rmolutioni 
delio epiciclo, & le rimlutioni delio eccentrico , ponendo infierne i l numero di quejie, & di quel-
le,tanto nello jieffb tempo farmnofiate le riuolutioni del Solé.mane i due inferiori i l numero 
delle riuolutioni delio eccentrico, é lo ifteffo, col numero delle riuolutioni del Solé. nello ijíefjb 
tempo fmilmente i l numero delle riuolutioni fara delio epiciclo, conofeiuto, jubito che jara da 
mi apprefjb iluero c'onofciuto i l tempo d'una riuolutione. La onde i l numero delle rimlutioni 
moltiplicatopertrecento, & feffanta produrrd gradi, & i l numero de i gradi partito per 
lo numero de i giorni delio jj>atio delle fittte offeruationi , ci dard quantitd del mouimen
to diurno . Ma che ordine ne i progreffi, & ne i ritorni, & quale neceffitá loro fia, di-
rb breuemente , auuertendo prima , che la diuerfitd , o contrarietd di quejia apparen^a 
con uno di due modifipuo faluare: oche fidia al pianeta folo i l deferente eccentrico, oneroso 
epiciclo col deferente concéntrico: cioé che a quel modo, che in ciafeuno ¡ de itre pianetijuperio-
n , raccolti infieme i mouimenti delio epiciclo del concéntrico, & del pianeta nello epiciclo, fie*, 
no eguali al mecano mouimento del Solé \ ma i l centro delio eccentrico fi muoua infierne col Solé 
fecondo l ordine de ifegni, ^ H pianeta fi muoua con quella uelocitd con la quale fimmue lo épp 
ciclo nel concéntrico, in modo, che quella linea, che uiene dal centro, che éparallela a quella l i 
nea > che e tirata dal centro delio eccentrico al centro del pianeta, termmi i l mecano mouimentú 
delpianeta, & quefiofi offerua-neitre fuperiori. Ma ne i due inferiori pongafi i l moutrnen* 
to delio epiciclo nel concéntrico eguale al mecano mouimento del Solé: ma i l mouimento del pia~ 
neta nedo epiciclo, ̂  U mouimento del centro delio eccentrico fia eguale allafomma raccottadat-
mê o mouimento del Sole, & da quel mouimento i che fii i l pianeta nello epiciclo: & ü tídrleñ 
utTef7!Í0liTa ** W " d o M >con í* r ^ f ' lo epiciclo nel c o n c é n t r i c o ^ 
t f f ^ ¿paral 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / w ^ t ó del piama,temm i l n^anofmid 
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mentó del planeta. t t anche aggimtaui quefta condilione in quanto a tutti, che i diametri dello 
eccentrico y & del 'concéntrico > fiuno proportionati al femidiametro dello epiciclo . & alia ufcita 
del centro, & coft alíuno, & aWaltro modo neüeftcüe errantifi potria difendere la ragtone del 
progrefo, & del regrefo quanto alia diuerftta, & uarieta. Ma come per lunga ifperien^a gli 
oferuatoridellefteUehamiocomprefoqueñaprimadmerftrduariarfi da unafeconda diuerfitd, 
pero fu necesario daré la prima diuerfita alio epiciclo, & difendere lafeconda col Deferente. 
Maqueüafolacofaeraaf[aiha^euolcafrre,cheiDeferentid:itimiipianeü non facejfero uno 
iflejfo centro, cioé la fmgularitd del mouimento y perche i concentrici commmicano ti mommen-
to ilfuperiore alio inferiore. Ma quesia communicatione non éflata auuertita ne i proprij mo-
uimenti de ipianet¿>perd non. éjiatopojfibile di daré loro i comentricu 

h K. lo epiciclo h. i l fuo centro . 
h. ilfuogiogo. n. loppoflo. 
K. i l punto della prima dimora. 
cv i l centro del Mondo. 
o. i l punto deíla feconda dimora . 
h l K. Vareo della prima dimora, V 
h K o. íarco della feconda dimora, 
K n o. I'arco del regrejjb. 
a h K. I'arco della direttione, 

Ma accioche egli s'interída a quali pianeti fi día i l progrejfo, diro, che 
douemo imaginare due linee dritte tíratedalcentro, luna > che termini nelle 
partí orientali dello epiciclo, l'altra nelle occidentali. JL queflo modo quan 
to al mouimento del pianeta nello epiciclo folamente y la fteüa > che andera 
per Vareo di fopra i duepuntidel toccamento delledettelinee, ft dird andar 
inan^iy & fhr progrejfo . Terche ella in quel luogo fard portata uerfo Vorien 
te i ma ncllo arco inferí ore f i dird retrograda, ofar regrejfo y perche ritorne 
ra mouendofi alia contraria parte:ma fiando ne i predettipunti, fi dird, che 
dimori > & ífia: perche nel punto oriéntale di dritta fi fard retrograda, & 
nello occidentale di retrograda fi fard dritta. Benche quefle cofe per lo contrario fono confidera 
te nel Solé > & nella Dina. La qual ragíone farebbe a bajlanT̂ a cerca i l regrejjb, & progrejfo, 
fe i l pianeta non fi trouajfe con aliro mouimento y che col mouimento dello epiciclo. Ma perche 
mentre i l pianeta fi riuolge nello epiciclo, anche lo epiciclo dallo eccentrico é portato y pero che 
appreffo i detti punti del toccamento i l pianeta, benche quanto al riuolgimento deUo epiciclo fia 
in dimora, niente di meno éportato dallo eccentrico uerfo oriente y & cofianchora é dirctto: & 
pero é necejfario , che i punti deÜe dimore fiano alquanto inferiori a quelli punti 9 che le predette 
linee funno nel toccamento, le qualínoi dicemmo partirfi dal centro: & coft quelle linee non toe 
cando, ma tagliando, & pariendo lo epiciclo ne i loro tagli funno i punti della dimora. Et pero 
egli é necejfario, che quelli punti fiano in quella parte della circonferen^a dello epiciclo y done i l 
mouimento retrogrado al pianeta nello epiciclo cofi contrafia col mouimento del Deferente, che 
quanto i l pianeta é portato alV occidente dallo epiciclo tanto lo epiciclo fia rit ornato dal Deferen 
te uerfo loríente . Et a quefto modo i l pianeta portato da eguali macontrarij mouimenti, pare, 
che eglifaccia dimora: El pero i l pianeta nel punto dello ñato oriéntale, che é dettoprima din. o 
ra y comincia a ritornare; imperoche in quel luogo i l mouimento del pianeta nello epiciclo cornil -
cía ananxare i l mouimento dello epiciclo nel Deferente . ma nel punto della dimora occidentale» 
chefi chiama feconda dimora i l pianeta ritornaallo andar auanti, alprogrejjb, percioche i¡ 
mouimento del planeta, nelto epiciclo f i rallenta» Et queíie cofe dalla figura fono manifeíle. 

Ma 



Ma la ñdU di Marte uagando feicento, & ottanta tfe gíornl per gli fpati/ de i fcgm per 
uieneladoue cominciando da prima haueuafattoilfuocorfo. Et in que fcgni, che pin 
uclocemente trafeorre , poi che hauerá fatto la fuá dimora, riempie la ragionc del nume
ro de i giorni. Ma la ftella di Gioue afcendendo con piu moderati gradi contra il coi fo 
del Mondo, mifura ogní fegno quafi in trecento, & fefianta cingue giorni, & fta per an-
ni undici, & giorni trecento , & feíTanta tre, & ritorna in quel fegno , nel quale dodici an 
ni prima fi trouaua. Saturno ñeramente per mefi uentinoue, & alquanti giorni di piu paf 
fando per un fegno in uentinoue anni,&quaficento& feíTanta giorni uiene reftituitoin 
quel fegno, di doue trent'anni prima fí moííe : & d'indi nafce, che quanto egii c men lon-
tano daü'ultimo cielo , tanto piu fpatio di circoito facendo , appare piu lento de gli akri . 

Quanto dice Vitr. é manifeño, dallefue iftejjeparole: ma come sintendu da mi quello, che 
egii ha dettOfper le foprapofte jpeculationifi conofee. 

Ma quelli pianeti, iquali lopra i l corfo del Solé fanno i giri loro fpecialmente quando 
faranno in quel triangolo, nel quale fará ilSole, ailhoranon uanno inanzi, ma douendo 
ritornare dimorano fin tanto, che i l Solé partendo da quello paííerá in altro fegno. 

Tare che Vkr.tratti in quefto luogo de gli afyetti, & delle oceultationi dellefteüé, ragionan 
do de iprogrejfi, & delle dimore,&ne rende le caufe a modo f u o ; & rifiutá le altriti opinioni. 
Ma noifecondo lapropofla intentione diremo delle apparem ê, & de gli ajpetti, orti, & occaft» 
accoftandoci al dotto Maurolico. Confideramo adunque i l Solé in quattro luoghiprincipali ter-
minati dallOrixonte, & dal meridiano, i l primo in Oriente ̂ ilfecondo nelme^o del cielo di fo-
prají terxy inOccidente , 1 ultimo nel meig del cielo di fotto.ñando adunque ilSole in uno di 

?'ueñi quattrikpuntiife egli Hará in 0riente,& anche la ftella [ara in Orienttychiameremo quel-
o flato mattutkio; fe al me%o di> Meridiano;feairoccidente,Ve¡j¡)ertmo jfealia mexa notte, in-

tempejloyper ufareilnome dei Latini, quefto modo ciafeuno fto de i quattro delta ftella in 
quattro modifi riferira al Solé. La doue fedici faranno le hahitudini delle ñelle al Solé,Di quel-
le habitudini la meridiana éyma non ftuede.'irnperoche laprefentia del Solé debilita lo afpetto, 
&per6 uera non apparentefi chiama. mailrifpettodellamei^a notteé , & fi uedefempre ec~ 
cetto quando fotterra la ftella é nel me?o del cielo. £ dicoy& fi uede,perche di notte ogniftel
la fipuouedere nelí Orinóme, ouerofopra la térra. & pero & uera , & apparente lacír.amere-
mo. Finalmente l'habitudine mattutina, o Fefpertina dellaftella fopra la tena, o neWOrixon-
te é, ma non fi uede, perche i l raggio del Solé, che ñ a neWOrizonte,ce la toglie. potra ben eJJ'ere, 
che lafi uedaife i l Solé fara tanto fotto Póri^ohte, che la fuá luce indeholita, o non tanto ga-
gliarda, ceda, ouero allhora cominci, o ceffi di cederé al raggio delle ftelle. in quel cafo l'habitu
dine delle ftelle é chiamata apparente o prima, o poi del nafeimento mattutino. l'orto adunque 
mattutino della ftella, che prima appare, é delto apparenca, uifta, o irradiationc prima mattuti 
na. & l'ultimo, pur mattutino, é chiamato apparen^a, uifta, oirradiaiione ultima mattuti
na . fmilmente £occafo uejpertino , che prima ci appare , fard detto apparen^a, uifta, o irra-
diatione prima uejpertina , & l'ultimo, ultima apparen^a, uifta , o irradiationc uejperti 
na. Chiamanfi o r t i , & occaft delle ftelle rifietto , che ¡i cominciano a uedcre,o non ue-
derc, apparere, & oceultarft ufeendo ouero entrando ne i raggi del Solé. Hora diró a qua-
l i ftelle occorreno ftmili efetti di apparente: imperoche aTtrimenti auuengono aqu€lle,che 
Jonopm tarde, altrimenti a queüe, che fono piu ueloci del Solé. Le ftelle fijfe adunque, & i tre 
juperiori,perche fono fopra del Solé, poco prima deW occafo uero uejpertino mancano depo i l 
Sole,& ftpoffonouedere. madapoi auicinandofi i l Solé, a quelleuerfoVOriente, perche i l Solé 
¿piu ueloce,fanno nettOrinóme occidentale [ultima apparen^a uejpertina. ouero fi afeondeno, 
íinchedopo Corto uero mattutino, partendofi il Solé uerfo loríente fheciano nell'Ori^onte a Le
vante la prima apparen^a mattutina. Ma la Luna,per qualche ¡pació auanti i l nafeimento mat
tutino ,Jt puo uedere prima, che leui i l Solé, ma amicinandofi al Solé uerfo Leuame eftendo ella 
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mu uelocefit l'ultima apparen^a mattutim a Leuante, & f i leua dallo ajpelto noflro>finche dô  
po i l uero occafo uejpemno, lafciando il Solcfaccia a Tonente la prima apparenz¿i ucjpertim. 
Ma Fe7iere,&Mercurio, che fono hora pin tardi, hora pin ueloci del Solé, fauno i l medefmw, 
che fanno i tre di fopra , & anche queíio^chefu la Luna. imperochejanno, & la prima, & l'uí-
tima apparen%a,tanto uejpertina, quanto mattutim; ma i tre fuperiori fauno l'ultima apparen-
%a uejptrtmay & poifubito la prima mattutina uerfo la fommitd dello epiciclo. Ma Venere, & 
Mercuriofunno le ijiejfe effendo retrogradi >&nellaparte oppofta algiogo : perche quefli due 
fknnofultimaapparenxamatminay<¿rpoco*dapoi la prima ueftertina apprefjoil giogo dello 
epiciclo, ilcheju anche la Lunay ma nelgiogo del fuo Deferente . Et quedo piace a el alcu-
ni checofi fia. 

Cíoé iprogreffhet le dimorcle apparexeyet le oceultationi hamo quepa cagionefecodo alcuni. 
Perche dicono che il Solé, quando é per una certa diftanza piu lontano,fa che con non 

chiari fentieri errando le ftelle con ofeure dimore fiano impedite. 
Vogliono che la lontananza del Solé impedifm& ritegna leftelley& amicinandofül S ole fia 

no liheratey&fciolte. quefta ragione da fe uagiuy& Vitr.la impugnay dicendo. 
Ma a noi non pare,che coíi fia, perche lo fplendore del Solé fi lafcia molto ben uedere, 

&éraanifefto fenza alcuna ofeuratione per tuttoil mondo . in modo, che egli ciappare 
anche quando quelle ftelle fanno i ritorni, & le dimore loro, fe adunque per tanti fpacij la 

. noílra uiña puo quefto auuertire, perche cagione giudicamo noi,che a quelli diuini fplea 
dori delle ftelle fi pofla opponere alcuna oícuritá. 

Queíía ébuona ragione cerca rapparen^adelleflelleyma non fatisfk'aUe dimore , & ritorm 
tome ŝ é detto . 

Anzi piu prefto quelía ragíone fará chiaro a noi, che fi come il feruore a fe tira tutte le 
€ofc,come uedemo i frutti per lo calore leuarfi da terra,& crercere;& i uapori delle acque, 
delle fonti, per Tarcoceleftc eíTer attratti > coíi perla ifteíía ragione lo impeto, & la forza 
del Solé mandando fuori i raggi, & ftendendoli in forma triangolare, a fe tira le ftelle, 
ehe gli uanno drieto,8¿ quaíi raifrenando quelle, che gli correno inante , & ritenendole 
non.le laícia paflar piu oltrâ  ma le forza di ritornare a fe, & krmaríi nel fegno a lufal-
tro; triangolô  

Quefla ragione di Vítrii. é piu prefto da ̂ rchítettOyche da Filofofo. imperocheychi direbhe, 
ehe'iSole raffrenaffey o rilafciajfe i mouimenti del Cielo, come con un fteno ? che necejjita feio-
glierebhe i pianeti da quellafor%aíperchey( fe quefto fujfe ) non potremmo noi uedere tutti i 
panet ir& tutte le ítelle raccoltein una majjat Tslon é ragioneuole che i corpiceleflifianofot-
topojlia. queftiaeeidenth anjiémeitp conuenientey che queño auuenga¿he lapredetta ragio
ne. di quelli,. che danno alcuni fecretiy& ofeur i fentieri alie ftelle. Ma íafeiamo andaré quefte co~ 
$ , & torniamo a Vitr.ilquale dalla riJ])oflay& folutione deíla dimanda jhtta di fopra, togüe oc~ 
aafionedi leuare. una dubitationey laquale egli poney, é quefla.. 

Forfe alcuno puo dífíderare di íapere, perche cagione il Solé dal quinto fegno lontano 
da fe piu prefto che dal fecondo, ouero dal terzo, che gli fono piu uicini ritengai piane-
din: quefti feruori. io come pare, che quefto auegna,efponero.. I raggi del Solé fi ften-
deno con linee, come é la forma d'un triangolo, che habbia i lati eguali. & ció non é piu 
nemeno, che al quinto fegno lontano da fe. fe adunque fparfi andaflero in giro uagando 
per tutto il mondo, né fi ftcndeílero dritti, a guifa di triangoli,,lc cofe che piu uicine gli 
fiiííero,abbruciarebbeno, &quefto pare,che Euripide poeta G-reco habbia molto bene 
confiderato dicendo,che quelle cofe, che fono piu rimóte dal Solé ardeno molto piu ga-
gliardamente. & pero feriue nella Fauola iutitolata Fetonte, in quefto modo.. 

Arde le cofe,che fon piu rimóte,. 
. , Etle uicine piu temprate lafcia-
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Se adunque, 8¿ lo eflFetto, & la ragíone, & k teftimonianza dello antíco poeta dimoílra 
qucíl:oeirei'uero,ionpnpenro,chebirogni fare alero giudicio di quello,cbe diíopra 
dettohauemodiqueftacofa. • v / r 

Se i¿ Solé ritiene piuferuore quando manda i raggitriangolari, ragione é (dice Vitr.) che a je 
tiripi/igagliardamente leflelley&quelle rafreni dal corfo loro. Maperche ragione quefto auen 
ga, cioé chepiu preño i l Solé faceta quejlo effettoneUo Jpacio di cmqusfegnt, ch'é lo ¡pació di uno 
lato del triangolo (efeludendoperb i l quinto fegno) che dal fecondo > ouer dal ter^o,che fono pm 
uiciniye^li dimanda,& riffionde a fe f lejfo . Ut la prona é prefa deüo effettojalla ragione, & dal 
teñimonio di Euripide antico poeta. Ma perche tutta quefla materia comprefa dalla ragione di 
Fitr. cipare, che bifogno hahbia di maggior chiareTga, pero diremo quanto fi ha da Vlinio nel 
fecondo lihrcdoue egliparla di quefta mutatione, deüa quale Fitr. in queflo luogo ne cerca la ra 
gione, & dice in queflo modo » Del che feparatamente f i deue réndeme contó, Le ftelle percof-
fé neüa parte,che detto hauemo1&dal raggio del Solé triangolarcfono ritenute^he non poffono 
tener dritto i l corfo loro , & dalla for^a del calore fono joüeuate ^ma queñonon eofipreflo ft 
puo comprendere dalla nifla noñra-)(¿r pero pare y che flianoy donde poi é flato prefo i l nome di Sta 
tione, Dapoi lafor^a dello ifleffo raggio ua inan^y & il uapore le forxa tornare adietro y come 
ripercoffe da quello. Efpone uno de moderni queslo luogo, ¿ r dice. Dichiamo auanti3che altro 
f i dica,la intentione di vlinio, In fommapigliando lo effempio dal monte Etna, iui ft pone i l uapú 
re del fuoco concettonel fondo dellaterra y manda fuori le pietre ajfocate y cofiil Solé fcaccialc 
ftelley che fegh trouano appreffo i luoghi ba(liy& uicini alia térra: ma in que(ia parteyqueflo man 
ca alio efjempio predetto > percioebe aüepietre non foprauiene da luogo alto altro uapore > che le 
fkccia ritornare alfondoy perche di natura loro difeendeno: ma i l Solé di nuouo foprauiene col fuo 
uaporey & rincal^alefieUe uerfo la tena. Quefla ragione dice Tlinioyefferfuapriuata, & non 
di altriy fecondo che dice i l predetto autore. Ma poi par ey che eglifi marauigli di Vlinio, perche 
la predetta opinione moho prima da Fitmuio nel prefente luogo é flata dichiarita. Tanta diuer-
fíta\uiene alieflelle,percioche i raggi del Solé in altro tepo fottentranoyet fcacciano queüe in alto* 
& in altro tempo formontano y & queüe deprimeno a, térra. Quefla opinione dice i l predetto yft 
puo con moltey&euidenti cofe rifiutare. Tra le quali quefta ne é unaytn che modo puo fiare, che 
i l Solcyche épiu haffo alie jpere delleflelle,foprauenga aílefleüe,.& le fcacci>& lefor^i a tornare; 
che fe fujfero tutte le fleile in una fuperficie d'una ¡pera y i l Solé pero ¡lando prejfo tena nel nafce-
reto nel cadereypotrehhe tirare laftellaychefuffe in alto, ouero nella fua flatione, Oltra di que-
ftoy come ft puo imaginareyche i corpi celefliyche per natura hanno i mouimenti loro yfiano altim 
perio folo del Solé fcacciatiy&quello imperio non fia moderatOyma uiolento? cofa che eternamen 
te non potrehhe durare. .Appreffo ft aggiugne y che non fi conuiene transferiré a fcaeciamenti 
fortuitiyquelle cofe y che indubitatañiente fono riferitea que'giriycomea fefta ordinati. Etpero 
moho bene comengono Tlinio, & Vitrnuio in queflo paffo >-&ua giu anche la dubitatione, <& 
lafolutione di Fitr. fecondo i modi da miejpofli di fopra. 

Malaftelladi Giouejcorrendotralaftella di Saturno,& di Maneyfa maggior uiag-
gio, che Marte,& minor, che Saturno. Et fimilmente le altre ftel!e,quaiito piu fotio Ion-
tañe dairultimo cielo , & piu uicine alia térra fi uolgeno, tanto piu prefto pare che fini-
fchino i corfi loro, perche ciafeuna di quclle facendo minor giro^iu fpeíTo fottentrando 
paífa quella, che é di fopra; a fimiglianza di quello che auuenkebbc fe in una ruota diboc 
calaiojpofte fuííero fette formiche3& fuffero fatti tanti canali nel piano della ruota,pnma 
d intorno al centro,dapoi a poco a poco erefceíTero & maggiori fuílero appreíTo la eítre-
mita, che ne i detti canali fuflero conrtrette le formiche a raggiraríi, caminando tutta uia 
la ruota nella parte contraria, egli é neceflario che quelle formiche per tanto di meno ua-r 
diño contra la uolta della ruota; & quella, che fará piu uicina al centro nel fuo canale fa-
rapui preftaadarla uolta fua:&quella,chefarái'ultiraaA maggiorcirconferenzadel-
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la riiota,benche fía egualmente ueloce, nientedimeno per la grandem del giro, che ella 
ha da fare, ponerá moho pin tempo in fornire il corfo fuo , Simigliantemcnte le ftelle, 
che uanno contra ilcórfo del Mondo, di loro proprio mouimento fanno i proprij giri, 
mauolgendofiil cíelo confoprauanzi fono riportate in dietro per la quottidiana circu-
lationedel tempo. 

Queüo che dice f i t r . in quefto luogo éfacile)&bello, & éflato ufurpato da ipoflerioriper da 
re ad intendere i l contrario mommnto delle Jpere de ipianeti. 

Mache fianodelle ftellealtrc températe, akre feruenti,altre fredde; quefta pare^hc 
fia la ragíone, che ogni fuoco halafiamma fuá che afcendc>il Solé adunqueabbrucian-
do con i raggi fuoi la parte etherea, che ha di fopra, la fa rouente. I{puente, cioé come 
ferrOiche hogliente efce dal fuoco. 

Jn que luoghi ha la ftella di Marte i l fuo corfo: & pero quclla ftella fi fafcruente dal 
rorfo del Solé. Ma la ftella di Saturno, perche c profsima alia eftremitá del mondo 
tocca le congélate parti del cielo, é grandemente fredda : & da quefto procede , che do
liendo Gioue trafeorrere tra quefta, & quella, dal freddo, & dal calore di quelli,come nel 
mezo, tiene effetti conuenienti,& fommamente temperati. 

Tutta uta Fitr. ua ragionando da ̂ írchitetto, pero non é>che ci affatichiamo in contradirgli, 
hauendoper certotche né fieddo^écaldoyné qualitáfmileynépafíione,fta in que' celefth&lumi-
nofi corphiqualifono flimati di fuoco, perche riJplendeno;ma in uero fono inalterabilh&impati-
biliiné,percherilplendono,ft deue fiimare,ehe fiano di fuoco. imperoche molti animalÍ3& molte 
fcorxe d,alberh&molte squame dipefei riluceno a merauiglia, né pero hamo in fe fuoco alcuno, 
Etfe queüa flella é dettaferuente,& quefta fi-eddaynon éfe non,perche hano uirtü diprodurre qua 
giu/¡mili effetti. La done lo influffo non é altro,che oceulta qualitd de i corpi celefthche non puo 
ejfer impedita da alcuno corpo trapoflo, 

lo hoeíjsofto, come ho da miei precettori hauuto,deIIa zona ornata de i dodiei fegni, 
Se delle fette ftelle , & della loro contraria fatica, con che ragione, & con che numeri paf 
fanodi fegno in fegno,& finifeeno il corfo loro. Hora io diro , come crefea , & fcemi 
la Luna, in quel modo^heda í maggiori ci é ftato lafeiato. Berofo, che Jalla cittá, ouero 
dalla natione de i Caldei uenne in Alia, 8c fece palefe la difciplina de Caldei,cofi ha con-
fermato. che la Luna é da una meta come una palla lucente & accefa, ¿k, dall'altra é di co
lore celefte, & quando ella facendo i l fuo giro, fottenrra al ccrchio del Solé allhora é da 
I raggi & dallo impeto del calore attratta,& fatta rouente: perche il fuo lume ha pro
prieta col lume del Sole.-& come richiamata, & riuolta riguarda le parti di fopra al
lhora la parte della Luna ci appare ofeura, imperoche per la afsimiglianza dello aere, non 
^rouente; & quando fía a perpendicolo de i raggi del Solé diceua Berofo, che tutta la 
parte luminofa era ritenuta uerfo la parte di fopra, & allhora fi chiamaua prima Luna, ma 
poi chepaflando piuoltre ella andana alie parti Orientali del cielo abandonata dalla for-
za del Solé. La eftrema parte della fuá chiarezza con molto fottilfílo mandaua a térra i l 
fuo fplcndore; & cofi per quellacagione era detta feconda Luna.& continuando ogni 
giorno a rimettere, & rilafeiare il fuo giramento, era detta Terza, & Quarta Luna. Ma 
nclfettimo giorno ftando il Solé a Leuante, & tenendo la Luna le parti di mezo tra Le-
uante^ Ponente, perche con la meta per lo fpacio del Cielo é diftante dal Sole,íímilmen 
te hauerá la meta della fuá chiarezza riuolta alia térra. Ma quando tra'l Solé, & la Luna 
faráladiftanzadituttolofpacio del cielo, & cheil Solé tramontando riguardera ilcer-
chio della naícente Luna, perche fará molto diftante da i raggi del Solé, rilafeiata nel 
quarto décimo giorno, manderá lo fplcndore da tutta la mota della faccia fua.&ncife-
guenti giorni continuamente fcemando alia peifettione, & compimento del melé Luna 
re, con i fuoi gin, & con elfer riuocata dal Solé, fottentrerá col corfo fuo la mota, & i 
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r ^al fuoí Faranno le ragioni del mefe . Ma io cfponeró in che mocio Aiiftarco Samio 
Matbeniatico ci ha lafciato gli ammaeftramenti della uarietá della ifteíía Luna con gran
de rontezza d'ingegno. Non ci c afcofo la Luna non hauere da fe lume alcuno, ma cfle-
re^ome uno rpecchio,& riceuere i l fuo fplcndore dallo impeto del Solé . imperochc tra 
lefette ílelle la Luna fa i l codo fuo breuifsimo, piu uicino alia térra. Adunque ogni me-
fc ella fi ofcura fotco la ruota i raggi del Solé il primo giorno prima che ella gli pafsi 
& quando é col Solé, fi chiama nuoua Luna. Ma i l di fcguente dal quale e nominata fe-
conda, trapaííando i l Solé porge una fottileapparenza della fuá rotonditá: quando poi 
per tre giorni s'allontana dal Solé crcfce, & piu é illuminata. Ma partendo ogni giorno , 
oiunta al fettimo di eííendo lontana dal cadente Solé d'intorno a mezo il Cielo luce per la 
metá,& c illuminata quclla parte, che riguarda al Sole.ma nel décimo quarto giorno ef-
fendo per diámetro nello fpacio del mondo dal Solé difeofta, íi fa piena, & nalce, quan
do tramonta i l Solé , imperoche diftante per tutto lo fpacio del mondo é contrapoíta, & 
dallo impeto del Solé riceue i l lume di tutto i l fuo cerchio. Ma nafcendoilSole alli 17 
giorni j la Luna e abbaííata all'occidente, 8<: nel uentefimo primo, quando é leuato i l So
l é , la Luna tienequafilepartidi mezo i l Cielo, & ha lucida quella parte, che riguarda i l 
Solé, & nelle altre é ofcura, & cofi caminando ogni giorno quafi al uentefimo ottauo fot 
tentraaragg! delSolc compiele ragioni de i mefi. Hora iodiró come i l Solé en
trando ne i fegni in ciafcun mefe fa crefecre, Se fcemare gli fpatij de i giorni, & del-
le hote. 

me pare che la opinione di Berofo concorra in una con quella di ¿írijiano, Ben é uero,che 
cé dijferenT t̂yperche Berofo uuole,che la nieta della Luna fia lucida) & che quella fia fempre r i -
uolta a l Soley&queflo puo fiare, fe egli intendeche la meta fia lucidayO uedendola,o non ueden-
dola noi. £í ^Ariftarco uuole,che tutto i l lume,che ha la Luna uenghidal Sole,la qual opinione é 
migliore, & é ñata admeffa. Dico adunque in fomma j che la Luna congiunta col Solé non fi ue-
de,percheha lafaccia illuminata riuolta al Solé y & l a ofcura a noi. ma difeoflandofi ogni giorno 
dal Sokyil Solé percuote una parte della Luna con i raggi fuoiy&perche noifiamo di me^Oycomin 
ciamo a uedere la parte iUuminatay&né' primi giorni poco ne uedemoy pero quello ajpettofichia 
ma LunatOy& in Greco Monoidis. M a nel fettimo quando ella éper una quarta del cielo lonta
na dal Soleyqueüafacciafi uede me%ay&pero in Greco é detta Dicotomosydoébipartita.-allonta 
nandofipoipiu dal Soky & riuoltaudo a noi piu ddla meta della fhecia illuminatayé detta ̂ ímpht 
cirtosycioé cuma d'amendue leparti. finalmente nella oppofitione dimoflrando tutta intiera la fuá 
ritondezga illuminatayé detta Tanfelinosycioé tutta LunayOpiena Lunayet noidicemo la Luna ha 
fatto i l tondo. ritornando poi al Sokydigiomoyin giorno fi ua nafcondendoyfinche di nuoub fia fot-
topojla al Sokydouefi diceyche la LunafdyOuerofi chiama la congiuntione:& quejlo cipuo bafla-
re per lo intendimento della prefente materia. La quale fornita Vitr. ci propone di dire come i 
giorni saccortanoy&s'aüunganoy&le horcymentre i l Solé ua di fegno in fegno, & dicendo, che: 
gli [paetj delle horefifunno maggioriy&minoriyd dinota, che gli antichi partiuano ciafcun gior
no in dodici parti eguali, pero nefeguitauayche le hore del piorno della ftate,erano maggiori, che 
le hore diurne del ucrno, & quellaproportione, chefi feruaua nel partiré igiorniyla medefima fi 
feruaua in partiré le nottiy&quelle hore conueniuano con le hore ordinariey¿r con tutte altre for 
t t di horey folamente altempo de gli Equinottij.fcemauano le hore dal tempo che itSole entraua 
m Cancroy fin che entraua in Capricorno: ma crefceuano dal Capricorno al Cancro . Con que-
jto aunertimento sintenderd piu facilmeme>quanto dice Vitr. 

B e 
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• 

Delcorfo del Solé fer li dodicifegni. Cap, V . 

L Solé adunque quando entra nel fegno del Montone > & trafcorre la ottaua 
parte di quello , fa lo equinottio di primauera . ma andando piu oltra alla co 
da del Toro alleStelle Vergilie j dalle quali auanza la prima meta delTo 

feiyiyi ro , corre in maggiore, & piu ampio ípatio del Cielo > dclla meta ucrío la par 
te Settentrionale. Partendoíi poi dal Toro quando entra ne i Gemelli, nafcendo le Ver
gilie , crefee anchora piu fopra la térra, & fa maggiori gli fpatij de i giorni.indi da i Gemel 
i i , quando entra nel Cancro, il quale occupalunghifsimo ("patio del Cielo, giunto all'ot-
taua parte failtempo del Solftitio , & caminando peruiene al capo , & al petto del Leo-
ne. Perche quelleparti fono attribuite al Cancro. Ma dal petto del Leone, & dai termi 
ni del Cancro l'ufcita del Solé correndo alie altre parti del Leone , fcema la grandezza de i 
giorni, &de i g i r i ,& ritornaincorfoegualea quello,che egli faceua ,quando era nei 
Gemclli.indi poi paífandodal Leone alla Vergine, & andando piu oltrealfeno delia ue-
ílediquellainquelloreftrigneigirifuoi,&gIipareggia con quclli, che egli faceuaef-
íendo nelToro. Vfcito di Vergine per lo feno della uefte di quella che oceupa le prime 
parti della Bilancia, nellaottaua parte della Bilancia fa lo equinottio dello Autunno. 
Et quel corfo é pari al corfo gia fatto nel Montone. Ma entrando poi i l Solé nello Scor-
pione cadendo le Vergilie, andando piu inanzi uerfo le parti meridiane fcema la lunghez-
za de i giorni. Venendo pofeia dallo Scorpione al Sagutario , quando egli entra nclle par 
ti anteriori di quello paífa piu ftretto corfo del giorno . Ma cominciando dalle cofeie di 
dentro del Sagittario , le quali parti fono attribuite al Capricorno j giunto alla ottaua par 
te faunbreuiísimofpatio del Cielo, &d'indi dalla breuitá de i giorni quel tempo édetto 
Bruma, & i giorni brumali. Ma pallando dal Capricorno airAcquario crefee, & aggua 
glia con la lunghezza del di lo fpatio del Sagittario . Dallo Acquario , quando éentrato 
ne Pefci fpirando i l uento Fauonio acquirta corfo eguale ailo Scorpione . & cofi il Solé an 
dando per quefegni a ceni, & determinati tempi fa crefeere, & ícemare gli fpatij de i gior 
n i , & delle hore . Ma io diró delle altre conftellationi, che fono órnate di ítelle dalla íini 
ftra,&; dalla deftra della zona de i fegni, della parte meridiana , & fettentrionale del 
Mondo. 
. Quiui ci rende Fitr. la ragione del crefeerey & del calare de i giorni , ma brenemente, & 

piu preño ci ejpone lo ejfett o,chefii i l Sole nel Mondo entrando difegno in fegno cercando la quan 
tita de i giorni:. benche la ragione fia quejia, che i l Solé fopra térra difegno in fegno fhecia mag
giori , & minori archi del Cielo. Tero noifaldaremo anche quefia partita, dicendone la cagio-
ne intier amenté. percioche quando a noi crefeeno i giorni, ad altri uanno femando, pero doue-r 
mo ahhraciare tntta la caufa di tale effetto, & non quella, che a mihabitanti di qua dallo equi 
nottiale ferue folamente. In due modi adunque sintendegiorno. prima lo Jpatio, che fa il Solé 
col Mondo girando unafiata nel termine di hore uentiquattro; & quejia é ¿'ordinaria fi^nificatio 
ne di queflo nome prefo uulgarmente. Imperochegli ejperti ̂ Afronomi, al giro di hore uenti
quattro , dannoqueüo di piu, che i l Solé ha futto in quel tempo col fuo mouimento cont rario a 
quello del Mondo. né é merauiglia fe in quefto jpatio é comprefa anche la notte; perche rijpetto 
a tutto il Mondo fempre luce i l Solé ̂ & f i i giorno in qualch e luogo. Valtra jhyiificatione é, 
che per giorno sintende quello ¡patio, che in alcun luogo i l Solé fia fopra ¿"oriente. nel primo mo 
do comincia i l giorno al me%p di , & termina al mê o dlfeguente. Teraoche a qualunque hahi 
tanti della térra ñandofermo, doue egliff troua ognigiorno deWanno i l Solé peruiene al me^p 
difoprauno iHeJJb circolo, che pajfa da un polo aWaltro>per lo punto, che gli Ha fopra i l capo, 

i l qnal 
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7 Jmmto é detto Zenith. & i l clrcolo é. chiamato Meridiano. Imperoche qmndo i l Soleft 

1 in alcun punto di quello, qmndo éfopra ttrra Jempre é mĉ o d i : & benche diuerji ktbhw 
dwerfi Meridiani, a ciafcuno pero ilJuo é uniforme. Ma ipimti del leuare, & t del tramnm 

tar del Solé , f i uanno fempre uariando. Tvrcheft uedc > che i l Sole hora ñafie al uero leuante; 
hora di qm, hora di la. Et coft tramonta in dmerfi punti deW oriente. Ver [apere adunquc 
la diuerftta de igiorni, egli bifogna auuertire, che i l Solé non [ale ognigiorno egualmentejopra 
térra, dal che uiene,che ungiorno non é eguale alio altro. Bcnéuero, che ne gU iñe/Jigradi di 
appartamsnto dallo equinottiale, ne i quali i l Solé ogni di afiende > in quellijipone alia parte op-
poHa, &per hreite, o lungo, che fin ilgiorno fiando l'huomo in un luogo , i l Solé gli uiene ogni 
di ( come ho detto) ad uno iñeffo meridiano ,jenza che egli pieghi mai in parte alema. ^éper 
nueño affermo, che ad uno iñeffo ternpo fia i l mê o di a mttigli habitatori della térra, ma dico 
bene, che quanto uno épiu leuantino, tanto piu preño gli nafce i l Sote, & tanto piu preño gl i 
uiene al iiio meridiano. Ladoue egli fipuo hauere per queftaragione, che quando ad al.um é 
meio d¡ , ad altri é ilprincipio,ad altri ilfine delgiorno, & ad altri la notte, & effendo la térra, 
come alcuni uo%liono di leghefeimila di circuito i ileorpodel Sote per ogni hora del dlnaturale 
fii per la ritonde^a deWacqua, & della térra leghe ducento & fefjantadue. La onde per queflo 
contó guardando noi, che hora é digiorno in un paefe faperemo, che hora fia in ogni aítra parte; 
fapendo la diñanxa delle leghe, che é da un luogo aWaltro da leuante a ponente. Hora ponia-
mo il Sole nel principio del Montone, che ¿punto equinottiale: benche Fitr. lo mette nelia otta-
ñaparte , ( i l che come s intendadirbpoi) & che cominci a montare : & imaginiamo y che j l 
principio, <£ i l fine delgiorno fia, quando f u l Labro, o fu lorio dell'ori^pnte da leuante, da 
Tonentefi trouiil centro del corpo filare: lo dico ilgiorno effer pari alia notte: perche i l Solé 
difegna una meta del fuogiro fopra l'oriente > l'altra meta difotto, & dimora tanto difopra 
quanto difotto. Facciamopoi ,cheilSolefimuouadifuo mouimento uerfo ifegniyche Joño di 
qua dalla linea equinottiale riftetto a noi, che fono i l Momone, i l Toro, i Gemdli y i l Cancro, ¿/ 
Leone, & i a Vergine, detti da Fitr. Settentrionali; lo dico che igiornifi furannoapoco a poco 
maggioriifincheilSoleperuengaaifegnodelCancroydidoue egli comincia ad abbajjarjiy & 
moma in dietro: pero é detto trópico : che circolo di ritorno: che é quello, che noi imaginiamoy 
chefurebbe il Solé, fe egli quando entra nel Cancro girando per ungiorno intiero, lafciajje un fe 
gnomanifeftonel Cielo : f i come chiamano equinottiale y quel circolo y che fegnandolo i l Solein 
un di entrando nel Montone, o nella Bilancia, egli mofirajfe ifuoi uejiigi. i l Sote adunque comin 
cia a difeendere dal Trópico, & non fu l'arco diurno cofi grande. Et perche pare, ebe a quel 
tempo i l Solé jucciapoco mouimento, // che ci appare, perlapoca mutatione delle ombre yper& 
queltempoé detto Solfiitio. Qmuiadunque ilgiorno élmigbilfimo a queüi y chefianno di qua 
dallo equinottiale, & la notte é breuiffma; & tanto é piu tungo i l d i , & piu breue la notte, 
quanto épiu torto, & obliquo l'oriente, perche i l Solefii maggior Jalita a quelli, che hanno 
Vori%ontepiuobliquo y & dimorapiufopralaterra y & pero lo jpatio della luce é magmre. 
La onde fácilmente ficorreggeiltefio di Fitr. ladoue egli dice. l^Jd Cancnmiyqui breuijfi-
mumtenetcceliftatium.l perciocheuuoldireylongiffimumy rijpetto al Solé y che nel principia 
del Cancro fh maggior uiaggio fopra l'Oriente rifietto a noi y & l'arco diurno é piu grande > 
che fia intutto l'armo. Difcendendo poi dal Solfiitio ne ifeguentifegniyigiorni uanno fieman-
do . perche gli archi diurnifono piu bafii, & minori, fin che e^li per ¡tiene alia Bilancia y nel m 
principio di tumo ilgiorno fifh eguale alia notte: Et Jifa ilfecondo eqmnottio, detto equinottio 
deíl ̂ íutunno yfi come il pr 'mio fi diceua equinottio della prima uera. Et difcendendo tutta uia 
ne ¡Jeguentifegráigior^ cagioniyfin che entn nel Capncorno, do~ 
ue jifa i aitroSolJhtio, che da i buom antichi e detto Bruma, dalla breuita de i riomi. Stando 
aá^ueiLSolenelfignobrumaleylenottifonopiulungheychefiano in tutto l'anno a quelli 
ebejtanno di qua dallo equinottiale, & igiorni confeguentementefono piu breui. Ma a quelli 

EEE che 
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chefonodlladallocquinottialeauuieneal contrario, percioche gli archi diumi fi fiinnomag-
giorí y & il Solé girando per queUi,fta pin fopra ¿'Oriente , ¿7" i notturnift fumo mino-
ri . Fjtornandopoi dal Capricornoy (perche iui anche é l'altrocircolo del ritorno,) per
che i l Solé comincia aprenderé maggior falita , igiorni fifknno maggicri}fm che míaltra 
fiata fi pareggino con la notte rientrando nel Uontone . Eí quefto é quanto ha uolu-
to diré Vitrmio accemiando mi trafcorfo multe beÜe cofe . Tra le qmU una é Vordine 
de i fegni, & i l modo delle figure loro ; & quefto dico accioche gli artefici > che fiinno 
le fiere, imparino aponer bene i fegni celefti,perche i l Solé entra nel Montone per la tefta 
fuá. dietro ü Montone é la coda del Toro, & cofi ua fegukando y come dice fátrmip. L'altra 
cofa é che dal Montone per ordine fin alia Bilancia i fegni, che iui fono fi chiamano Settentrio-
nali. & qnelli > che fono dalla Bilancia al Montone fi chiamano Meridionali. perche queUifono 
di qua daüo equinottiale uerfo i l Settentrione, doue fiamo noi: quelli di la uerfo le par t i Meridia-
ne; dico rijpetto a m i . Imperoche i fegni Meridiani a noi, che ftiamo di qua dalla linea ,fono 
fegni del Solé di la j & i fegni, che amifonoSettenmonali,aqueüi fono Meridiani. Dice an
che di f m , che tuno > & Valtro equimttio, & l'uno, & íaltro Solftitio fi fiinno müepartí ot-
taue de i loro fegni,il che comes intenda i l moderno autor e fopracitato ¿nel predetto lu&go di 
Tlinio dice. Gli antichi per conofcere i l circolo obliquo riguardarono, quando in due tempi Í/ÍV 
nerfi i giorni fujfero eguali alia notte. Et confiderando anche duegrandijfime difaguaglianxe de 

' i giorni, l'una nel uerno, l'akra nella fíate, quando i l Solé fi ritroua , ne ipunti delritorno, Et 
cio fecero congiudicio, & bene, penfando , che tra qmfti termini i l Solé andaffefemando uno 
ifiejfo tenore ¿i uiaggio, non interrompendolo piu in un luogo, che in un'altro y & cofipame lo
ro > che bene fujfero, che quelli Jpatij fujfero congiunti J'otto la circonferen^a d'un continuato 
cerchio . Et cofi haueuano quattro principij di quattro quarte del circolo obliquo, che in que
fto modo fuprima detto , da queftoprendendo aítriargomentipartirono quel cerchio in dodicipar 
t i eguali, immutabili m ognifecolo: ma poiperfhre la loro inuentione memorabile a fe fteJJi, & 
aipofteri difegnarono quel circolo ,conalcune copie di ftelle T che iui ejfer comprefero noninmo-
do, che ognii?nagine,cofi.da loro JigurataoccupaJJe a punto la duodécima parte, ma in quanto 
fujfero uicine al detto cerchio. Et cofi chiamarono Montone, Toro > gli altri fegni. Et (Lt 
quefto tobliquo cerchio ha prefo i l nome di ^ediaco ? ouero difignifero. Et che le imagini non oc 
tupajfero latería parte del Toáiaeaaptmto, ce lo da ad intendere Fitr. dicendo ,.che i l sapo, 
& ilpetto del Leone é attribuito al Cancro: & che i l feno deüa uefte della Vergine ha le prime 
partidella Bilancia y & altre fimili cofe. Hora eĵ onendo Fitmmo diurno , che le prime 
parti del Montone, che fin aüe cornafi eftendeno a gradifei , & mimiti trenta ,cioé fei part i , 
& rmxa delle dodici ,nelle quali é par tito egualmente i l Todiaca, & le ultime fin allt coda di ef-
fo Montone hannagradiuentifette, ci fono uenti, & mexo ,.che tanto fi eftende quefla imagine 
per lungo di quefto nurnevo la ottaua parteé 2. ^ mexp con le quali tí Montone auan^a la 
egualitd de i giorni * Ü fimile ¿intende de gli altri fegni . & benche qmfto cofi apun 
to non fia , niente dimeno. ci puo baftare Uuicinan^a . Columelltnel mm benche approm 
la opiniom de Hipparco dicendo , che gli equinottij, & Soljiitijfi.fhnno nelleprirm parti de i Je-
gnijperó eglifegue Eudoxo, &Mirone antichi aflronomi, che diceuano, che gli equinottij, & 

1 Solftitij fifaceuanonelleottaue parti de i fegni: come dice. Vitru. pofero queño gli antichi, 
feguitandO'la confuetudine: imperoche que giorni er ano dedicad a certi facrificiji, & nominati 
perfacreceremonie,. & quella opiniom era ftata accettata da glihuomini uolgari. Eanche da 
offeruare inVitr^gr la.rijp ándenla de i giorni, quando i l Solé é in un fegno y con quelli quando 
egli é in unaltro.- Fjpero dice yche i l Leonerijponde a Cemelli, la fñrgms al Toro j la Bilancia 
al Montone: & cofi gli altri perche egli ¿una iflejfaragione dello andaré, & dd ritorno:& 
conclude, che cofi come i giorni uanno crefcendo,& Jcemando, cofi crefeeno 3 & feemano %li 
$attj deüehoreejfendo quella proponioneddla parte alia parte,.che é dd tuno al tuno. NU 
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ciocheftdiachiara»uniuerfaldbnoftratione, diremo, che in ogniOri%pntetanto dígiono* 

manto di nottc y fia quefto, /«ng^/, o breui quanto fi uogUa. La meü del Zodiaco fa 
V r i @, laltrafcende, come detto hauemo • digiorno, quando monta quella, che comincian 
dodal luogo oue f i truoud it Sale ,fecondo Por diñe de ifegni fi f k imnn^i, & íaltra tramoni
ta • cioé queUh'y chet comincia dal luogo oppofto, douefi truoua i l Solé:&per lo contrario di 
no'ttequellaafcendc&quefladifcende. Et quefto éraponeuole, perche emendo (come dettó, 
hauemo)lyOri%pnte, & i l Zodiaco due cerchi de i maggiori, necejjarh é, che Vuno., '& taltro fi 
tuzlino in dueparti eguali; Jtdunque tanto digiorno > quanto di nottefeifegni nafceno, & fei ca 
áeno. Tero nello ohliquo Ori^onte, a qnelli, che fono di qua dalla linea nel giornodeUo equinot 
tío diTrimaitera monta la meta del zodiaco, che declina uerfo i l T̂ olo manifeflo, che contiene i 
fegni dal Montone alia Bllancia; &per lo contrario nel di deüo equinottio delT^íutunno mom 
tando l'altra meta, quella difeende. Ma quella meú del Zodiaco, che comincia col punto del 
Sólflitio dellaflate ingrandiffimo (patio monta, & in breuifíimo difeende . & nel punto della Bru 
ma iqueUameta-, che inbreuiflimo fyatio afcende in lunghifiimo difeende y perche nafce tanto 
neüanotteddlaftate, quanto nel di del uerno breuiJiimo:& difeende tanto nel di dell'eflate* 
quanto nella nótte del uemo lunghifiima. La ondegli habitanti fotto i circoli polari, la meti 
del Zodiaco, che comincia col punto del Solftitio cofi come neüo¡patio di hore uentiquattro fi le-. 
úa,cofiinunoinftante fi pone: & per lo contrario^ altra > come in uno inflante fi leuaycofi in 
hore uentiquattro fi pone. La doue quanto unameta del Zodiaco prende i l principio fuo piunici 
no al piu alto Sólflitio, tanto fale in maggiore ¡patio di tempo, & in minore fi pone: Et cofil due 
meta, che cominciano con Un punto da un Solftitio egualmente rimóte i con eguali¡patij di tempo 
moritano, &-fi coreano, perche nafceno, & cadena congiorni, & notti eguali. Et fe due me-
td del Zodiaco cominciano da due punti oppofli, in quel tempo i che una fale i l'altra fi po
ne y perche lo ifteffb di , che una leua y l'altra cade : <¿r nella ifleffa,... notte , che 
ma monta, l'altra trammonta: per i l che, quelle meta, che nafceno con punti da uno equinottio 
egualmente diñanti, in quanto tempo, che una fi leua laltra cade. Etqueflo é queüo, che ditce 
Fitr. che a igiorni de i Gemelli, fono pari igiorni del Leone, Qm fotto cifara una tauola, che 
ci dimoflra di grado in grado la lungheiga de igiorni cóminciando fotto lequinottiale ffin fotto 
ilTolo. 

Etcofi quanto fono igiorni lunghi al tempo del Solftitioy tanto fono le notti al tempo della 
bruma: di modo che in tutto íamoytanto é lo ¡pació delgiornoy quanto é lo ¡pacto della notte. 
Folendo adunque noifapere quanto fia i l di maggiore in ciafcun paefe yfi ricorrera allapredetta 
tauolaydoue nel primo ordine fi ritrouerd íaltei^a delTolomelfecondo aWincontro la grande^ 
.%a del giorno fecondo le hore: & nelterxo i minuti; &ne l quarto lefeconde. Ma che i l mondo 
fia habitatoy fin la doue fono fei mefi digiornoy & fei di notte: quefto égia manifefto per la pra-
ticadeglihuominiy&.perglifcrittidimolti. La natura ha prouifto a quelli. La Luna con lo 
fuo¡plendore¡peffogli uifita: i crepufeuligli fono lunghi tanto la fera , quanto la mattina: i l So
lé dimorandogli moltofopra la térra gli lafeia la fuá mprefiione: ilpaefe é coperto da i uenti con 
la grandeva de i monti: ilfito é incuruato, che riceue meglio i l calore: iui é i l mare, che puré 
perlafalfugginefua ddinditio diquaJcheaduftione.-iuifi trouano le peÜifinifftme y gli huomini 
grandifonogagliardiy <& robufti; (¿rfi comeilmareglifomminiftragran quantíta dipefceycofi 
iate-nanonfifdegnadiprodurreherbey&metalli in ?ran quantita y di modo % gli antichii 
quah nonhaueuanouedHtopiuinan^fononatidapoifenxalorfrutto dallaejhMen^a conuin-
t i . Ma torniamo al propoftto. & dichiamo breuementc queüo, che ¿flato ojferuato del moui-
mentó del Soky nelle quarte del Zodiaco, i l Solé adunque ua per la prima quarta del Zodiaco in 
giorm nouantaquattroy hore dodici: & del fuo Eccentruogradi nouanta trcyminuti noue. Va per 
iajecondaycheéla qrnrta eflmaingiorni nouanta due y & hore dodici : & del fuo Eccentrico 
gradi nouanta uno3 minuti undici. ua per la ter^a ingiomi ottantaotto, & del fuo Eccentrico 
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tradi ottanta fehminuti quamntauno. mper U quarta del t tem iiigiorñi no'uanta, hore dncy 
minuticinquanta cinqucfeconde dtté,& delfuo Ecceiitricogradi ottanta om.mimti nouanta-
noue. fh la metafettentrionale del Zodiaco ingiorni centoottantafettejahra ingiorni tent&^r 
tanta om, hore cinquanta cinque,minuti cinquantacinque, Jecorid^ La done andando 
per la meta Settentrionaleponegiomi otto,hore dieciotto,mimíti qnattroy feconde quaranta otto 
di pin, che andando per lameta meridiana, . 

Hora io diro delle altre conftellationi, che fono dalla deftra, & dalla finiílra della zona 
de i fegni éáSfáSB&t, figúrate di ftelle dal Settentrione, & dal Meriggie. 

Tropone Vitr. quello, che egli fhre intende, dapoi che egli ci ha ejpUcato i l corfo del Sale, Ü 
crefcere, i l fiemare degli fpacij diurni, & delle hore: ' & dice uokrci dimojlrare i l fito delle ñel-
lepofte di qua, & di la dal Zodiaco, percioche ejfendo alcune imagmi iitila larghexga del zodia
co, alcune fuori, & hauendo detto di quelle, che fono nella largheixa del Zodiaco, qnalhquan-* 
te,& come ftiano: uuole trattare di quelle, che fono di qua, & di la del Zodiaco: & prima trattd 
diquelle,chefono dalla parte Settentrionale, cbiamando fydera le conftellationi 3 cioék imagini ^ 
iñtierecompofledipiufieUe:&Jiellaunafolafieüa. , . . 

, • - • «• 4, 

Delle conñeUationiy che fono dalla parte Settentrio-
nale * Cap. V I . 

•:. ' 
L Settentrione, ilqualei Greci chiamano Ardoi% ouero Helicenjhá dietro di 

fe poftoilGuardiano: da quello non moho lontana éla Vergine, fopra i l 
cui hornero deftro é pofta una lucidifsima ftella5che i Latini chiamano Pro-
uindemiam; i Greci Protrygetum;& la fuá apparenza é piu preño fplendida, 

che colorita.-euuiun'altraílellaadirimpettotrale ginocchia delGuardiano dell'Orfa, 
che é dettá Aróturo, 8c iui é dedicato all'incontro del capo del Settentrione attrauerfato 
a i piedi de i Gemelli il,Carrettien,& fta fopra la fommitá del corno del Toro, parimen-
te nella fommitá del Corno finiftro del Toro allí piedi del Carrettieri tiene una ftella da 
una parte, che fi chiama la mano del Carrettieri,doue fono i Capretti,& la Capra. 

Fitr. non filamente pone le imagini celefli, che fono raimante di molte ftelle dette da Ini con
ftellationi, ma ancho qualche ñellafegnalata da fe: né meno le pone tutte, ma folamente quelle, 
che pergli orth& occaft loro fono nedute,&conofciute.perb ft uede cheVitr. ha hanuto inten 
tione di exonere quello,che appare fopra i l noíiro 'h'emiJpero,&pero ha ragionato prima de i poli 
del mondo in quel modo,come per leggeperpetuaíl fettentrione ftejfe di fopra, & lantartíico di 
fotto . In que fio trattamento áfono molte fcorrettioni del teño . Fa a torno una cartafatta con 
i l configlio,&con Copera di tre ualenfbuomini,Giouanni Stabio, .Alberto Durero, & i l Volpaia 
Fiorentino,ndla qualefono tutte le imagini celeílhfatte con eñrema diligen^, fecondo il fito lo 
yo, col numero delle ñelle,che le adornano,& la quantita,&grandex^a loro,&anche á fono le 
ftelle fepar ate dalle imagini,&molte ni fono aggiunte per relatione di nauiganti, che appartengo 
no aWaltro polo, ma mi in uece di quella tauola,neponeremo uríaltra non di pitturama di numc-
rhdimoftrandoperquella,qualiimaginifianofi^^ & quali dalla parte del mê o di, 
& che latitudine shabbiano,cioé quanto fimo dalla eclittica difcoñe uerfo i poli del mondo, & 
che Longnudme, cioé quanto fimo lontane dal principio del Montone, per la lunghe^a del Zo
diaco^ ft dimofirerd le loro qumtita,®- qualitdj perche altre fono pin lucenti, altre meno,& 
altre maggiori, & altre minori, altre uanno al mê o del Cielo con unfegno, dtre con un altro .. 
iluesta tamla éftata calculata del 1510. confomma diltgentia dallo Eccellente Mefer Federi
co Delfino mioprecettore. lo,&per Fobligo,&per l'afettione,chegli hoportato,&perla ra 
gione,&per l autoritdfua ho uoluto riportmni alia fuá calculatione<, & daré in luce.quelli ho
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norata fatica. perh nelfine del libro é pofla la detta tauola, aüa quale rimctto i lettori. Gli an- -
tichifofero quarantaotto imaginh& cognobbero miüe,& uintidueflelle . fero é chealcmihan 
no uolutofare (Cuna imagine piu parti, &perd hamo paffato i l numeropredetto . Tolomeo ne 
mette quarantaotto . Queñefonothiamate tanto dalle.cofeanimate^quanto dalle cofe inanima 
te;&tanto dalle ragioneuolhquanto daquellejche mancano di rdghmesggr tanto daUefiere,quan 
to dalle domeñiche,si di térra, come di mare , & queño dko con grande meramglia,come i Gre~ 
ci(fe i Grecifono fiathet non altripiu antichi)habbiano hamto tanta ahtorita,che con tanto con 
fenfo di ognuno habbiano empito i l cielo deüt h r fauole, che confírmate dapoiper niun modo fo
no fiate mutate. Main fine ladulatione de i cortegiani, & la uoglia de i primi ordinatori, come 
Voeth&^íflronomijper fare eterna memoria d'alcune cofe nolabili, o per adulare a i lorofigno^ 
rhharino ritrouato luoghi nel cielo da collocarui le cofe amate da quelli, la done nonpoterono e~ 
glim méfalire. Come Virgilio pofi tra gli artigli dello Scorpione la ftella di Ce fare. Ha é co-r 
fa mirabitcche i Gretuodtdtri habbiano hauuto tanto priuilegio di empire i l cielo de i nomi delle 
loro fc€ltrate'^)&che lefauole loro fiano fíate accettate ne i canoniy & nelle rególe di deferí 
uere i l cielo. Fanno mentione di que' nomi anche le facre lettere, come lob parlando deüa poten 
tia di Dio dice. l l quale j u l,>Ar£turo>&ltOrionei& le Hiade, & le parti interiori deWofiro. Eí 
fa unaltroluogo Dio dice di fe fleffo a lob. Totrai tu rimirele rifplendide ytelle Tleiade? ouero 
difjipare ilgiro d'^írfturo ? Troduci tu Lucifero nel tempofuoyO fiti tu nafcere fopra fbr\onte 
la ftella detta FeJperotMa i Greci od'aitrhche fiano ftati primi inuentor'h temendo che la leggie~ 
r f ^ a delle loro ribalderie,non fi dileguaffe, le uoüero inchiodare nel cielo, pero cantano akuni, 

Cioue ivfiammato d'amomfo ardore 
Delle figlie de gli huomini saccefe 
Hauendo a noia ¿'inmortal contefe 
Dell'orgogliofa moglie fefuo furore, 

FideCalifto, che era ful flore • 
Di fuá bellezga, onde tra noi difcefe > • • 
Et dopo i dolci baci, e le contefe « 
Dolci di lei, ne refio uincitore, « 

Chinon gelofa pieria di disdegno 
Tigliala bella giouane, e firatiata 
Chel'hebbeJnOrfahorribillacomerfe. • 

jCinfelice ne dié co'l ruggir fegno 
Ver le fdue d'^rcadia, ma leuata 
Ter lapietá di Gioue al Cielos'erfe , 

Le imaginhchefono uerfo i l Sectentrione fono primapofte da Fitruuioi&dice, che quel Setten 
trioneche da Greci é detto ̂ ír¿ios, ouero Hélice, che altro non é, che lOrfa maggiore, che al tr i 
dalla figura hamo chiamato i l Carroiha dietro di fe i l cuñode,o Guardiano,o Bootes,che fe g l i di 
ca,fotto i l quale non molto lontano é i l fegno della Fergine,cheper jífirea, o per la Glufiitia fi 
pone, fopra la cui deftra fpaüa fi uede una lucidiffima ftella, che fi chiarna ^Antiuindemia, per
che quando nafce,cioé quando efee da i raggi del Solé, promette la maturitd della uindemia. della 
cui materia fegni mamfeftifonogli acini dell'uua mutati di colore.Quefia ftella éfimile al ferro .af 
focatoyperb Vitruuio dice>cheépiuprefto candensycioé rouenteyche colorara, perche gli ferittori 
gli danno uno mirahile(plendore. / Greci la chiamano Vrotrygetumy che in latinoproumiemia, 
fi dice. Oltra diquefto tra le ginocchia del Guardiano é la ñella nominata Urtíuro, dalla quale 
alcuni hamo chiamato lArtturo tutta la imagine del Guardiano. Ecco che Vitru.non folo tocca 
leimaginiy conñellationi y añcrifmi, fegni, & figura che tutto é unoy ma anche le siellefole & 
ftparatey ( come detto hauemo.) feguitapoi l^Hriga,carrettieriyEricthonio, & Orfilocho det" 
tv, ilfito delquak ¿ dinan^alcapo delíorft maggiorCj & h i l a attrauerfato in modo, che fe 
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Vn ía ícorreffe, Surterebbe ndcapo, ñ a eglifopra ú deñro corno del TorQ yper me%p i piedi 
d Gemdlh jopra la cui¡palla finiflra é maflella, che f i chiama la Capra, quejla pare che r i -

am duepicciole íieüe, che fono nella fmiftra del carrettieri, & f i chiamano i Capretti. perb 
^Tlezzereifitr.mqueño modo, \ itemqueinfummo cornu Imo ad ^íurigapedes una tenet 
parte ñellam, qua appeüatur lAurigx mams,inquahxdi,caprauero Uno humero, l &po i 
comincia, | Tauri quidem,& Urietis infupev.\ Muncjuefopra la cima del fmiñro corno 
del Toro Y Auriga ftende una rnanoy nellaquale fono dueflelle nomínate iCapretti)&tiene fopra 
U finiílro humero una ñelladetta la Capra.&poi feguita, 

Sopra le partí del Toro , & del Montone con le fue deftre partí Perfeo íi ritroua, fot-
tentrandoalla bafe delleftelle nomínate Vergilic. & con le píufiniftreilcapo del Monto 
nelppoggiandola deíha manoairimula€rodiCafsiopea,& tiene fopra 1'Auriga per la 
cima il capo gorgoneo ponendolo íbtto a i picdi di Andrómeda. & fopia Andrómeda, & 
fopra ilfuouentre fono i caualli. • 

Etqui ancho éiltefto fcorretto, perche le parole di Vitr.mn hamo relacione ité.conñmt-
tioney&laueritaé, che fopra di Andrómeda ci fono due caualli y uno alatOy.che jiponeper h 
cauallo Tegajeo: & l'altro é la parte dinan^ d'uno cauaüoy cioé i l capo» & il pettOy. & i l uentre 
dello alato é fopra i l capo d'̂ Andromeda. Tiene anche il detto cauaüo una íieüa fopra la(pm 
aJfainotabiley&pero Fitr,potrebbe diré. _ ü v - •. 

Ci fono anche i Pefci íopra Andrómeda, & i l uentre di queí caualIo}che é fopra la fpi-
na dell'altro cauallo, ma nel uentre del primo c una lucidifsima ftella, che termina ildetM» 
uentre,& la tefta di Andrómeda. Ma la mano deftra di Andrómeda é pofta fopra i l fimu-
lacro di Cafsiopea,& la íiníftra fopra il j>efce Aquilonare. íimilmente l'Aquario foprail 
capo del cauallo,& le unghie del cauallo toccano le ginochia d'Aquario. Tero neüafi-
guratione di quelliualenfhuominiil Cauallo deuehauere i piedi riuohialíaltra parte.' 

Sopra Cafsiopea per mezo i ! Capricorno in alto é polla l'Aquila, & il Delfino vdopo i 
quali é la Saetta, & alquanto dietro alia íaetta é Tuccello. la cui deítra penna tocea la ma
no di Cepheo, & ti íeettro: ma la íiníftra di Cepheo ña fopra la imagine di Cafsiopea fer-
mata. fotto la coda deiruccello fono copertí i piedi del cauallo. Qgi s'intende- delmexo 
cauallo . D'indi fono le imaginí del Sagittario3dello Scorpione,& dellaBilancia. 

Se Fitru.hauejfe con nomifeparati diñinto i due caualli ychiamando tuno Equusy l'altra E~ 
quiculusy ouero protome hippusy come dicono i Greci, non ci haurebbe lafciam éifficultd : o¡tra 
che dicendo di fopra, che Vjíquila émolto lontana dalftmulacro di Cajjiopeayór che le unghie 
del cauallo toccano leginocchiadeüo^quario y & poi dicendo , che fotto la coda deü'ucceüo 
fono coperti i piedi del caualloyegli cida adintender,.che non firagiom d'umfolo cauaüo :ma 
i l tutto sacconciaper Ulettione* & la defcrittione de i huoni autori* 

D i fopra poi i l ferpente tocca con la cima del roftro la corona, nel- mezo del qtrak e 
l'Opkiuco, o Serpentario, che tiene il Serpente i-n mano,calcando col pié finiflro la fron 
te dello Scorpione.ma alia meta del capo deirOphiuco,non moko lontanoé il capo del 
lo Ingenoechiato. detto Aeíío . CheHercoleyThefeovTamiriyOrpheOyTrometheojIxwner 
CetheoyLycataft chiama. 

Ma le cime delle lor tefte, fono piu facili ad efler conofciuw, imperoche fono formare 
di ítelle aílailucentt.Ma i l piededcllo Ingenoechiato fi ferraa a quella templa del capo 
di quel Serpentea che é tra l'Orfcche Settentrioni fi chiamano. r 

Maquelloyche dictVitr. \ Tamcpereosftettitur Delphinusy l nonaccordaeoídetto de 
glt altrh perche d Delfinaé lontano dallo ingenoechiato; fe forfe non fdegge. Wbiparue per os 
fi ^irf>eíl>hmusco^rauolucrisroñrmrieñ.pr.opofí^ r 

Ma doue per la bocea breuemente Ci piega il Dclphino contra il 'roftro deiruccello ¿ 
propolta la LXra. tra gli homeri dello ingenoechiato , & del Guardianoé aaomala 

co
rona. 
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roña, ma nel cerchio Settentrionalc pofteiono lcdue Orfe. 
Dapoi che Vitr.ci ha ragiomto di quelle Hellei& di qudle imagini, che fono tra i l Trópico* 

& i l circolo Settentriomleyegli entra a queüe-, che fono dentro del circolo Settentrionaley& 
queño fh feparatamenté perche queüepartifono piu necejfarie da ejfer conofciute, perche a com 
modihumanipiuopportuneft ueggono. Defcriueadunquepartitamenté i l circolo Settentriona-
k)lafigura,&la collocatione deWOrfai&del Draconeychela cigne,&dice, 

.NelcircoloSettentrionalefono poñe ledue Orfe, chefiuoltano le fpalIe,&hanno í 
pettiriuolti inakraparte, la minore Cinofura,la maggiore Hélice é dctta daiGreci; 
Guardano amendue alio in giu, 8¿ la coda deU'una, é uoka uerfo il capo dcH'altra; per-
cioche icapi deU'una, &dellaltradalla cima loro ufcendo perlecode foprauanzandofi 
tra quelli,é ftefo i l Serpente,o Dracone, che íi dichi. Dal fine del quale é la ftella lumino-
fa, quella, che fi chiamail polo, che é d'intorno al capo dell'Orfa maggiore. perche quel-
la, che é uicina al Dracone fi uolge d'intorno al fuo capo. 
- Quift uede lo errore di molti, che hamo dipinto l O r f e ^ i l Dracone, perche la figura del 
Dracone, non i di quella maniera contorta, come fi dipigne.&quelli, che thanm ojferuato con 
diligenta > non hanno trouato, che le ftelle apparino nel cieloy nel modoy che fono dipÍ7ite,né lor 
fa maggiore apprejfo la teña del Dracone^ né la minore apprejfo la coda, ma per lo contrario la 
maggiore é apprejfo la coda,& la minore é apprejfo lefl>ire,come ̂ rato ci dimoftra, dicendo, 

Quifhn di Gioue lenotrici chiaro Tra que fie a guifa di fteigato turne 
Hélice & Cinofura, queüa Greci l l fiero Drago fi tramette, e uolge 
Ouidaper l'alto mar, que fia Fcnici. Et quine h & quindi l'un & l'aítra auan^a 
Hélice étiíttachiaraí&ha fue ftelle Hélice con la coda, &poitorcendo. 
Di maggior Utme, & digrande-zga adorna. Cinofura piega, & doue punta 
Etquando il Sol neWocearís'afconde Con la fuá coda iui la teña pone 
Quella difette fiamme adorna Iplende , Hélice, & oltra Cinofura fiende 
Ma a marinari é piufedel queWaltra, Le Sue ntorte pieghe, e alxato a drieto 
Tercioche tutta in breuegiro accolta Guarda tOrfa maggior col capo ardito. 
tAlfido polo fi riuolge, & mai Ordeno gli o c c h i ^ l'a fócate temple 
( Turche ueduta fia ) non fi ritroua Di fiamme accefefono, el mentó folo 
^Allenauide Sidoni fidlace, ^ ^Ardedm fiero lurne. 

La tramontanajella quale fiferueno i noñri marinari, é quellafiella, che é l'ultima nella co
da dell'Orfa minore. imaginiamo una linea dritta dalle ultime due fielle deWOrfa maggiore,cio¿ 
dalle mote di dietro del carro, che uedifin aüaprofiima fiella che fe le fu incontra, iui é la fiella 
uicina al polo del mondo, che fi chiama fiella del mare. la Tramontana adunque é la prima del-
le fielle, che fhmo l'Orfa minore. Quefie fono fetteñelle ajfaichiare,tre di effe fhnno m corno, 
chefipiglia per lo temone dal carro, quattro poifiinnoil quadrato fecondo i l fito di quattro 
ruóte, ft muoueno d!interno Upólo con egual diflan^a in termine di hore uentiquattro da Leuan-
ite a Tonente. & la Tramontana per ejfer piu uicina al polo fii minorgiro. & per quella,effendo 
Ipolo imifibileficonofce f a l t e n del polo fopral'Orixonte, & ú luogo delpolo fi conofeeper 
unaltra fiella delle ñelle, che é la piu lucida delle dueguardie nomínate: & quella ñella é det-
ta horologiale, perche girando come mota dihorologio ,daaconofcere inogni tempo deWan-
no, che hora fia della notte. come dimoñrano gli horologi fktti per la notte. le tre ñelle,che fo
no con le manifegnate nella feguente figura uengononelb horologio notturno aáritto duna re
gula, che fi applica al centro dello horologio. 

floVü 
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Et i l ferpente d'íntorno la tefta della Ciaofura diílcfo é pofto,8¿ ua di lungo per dritto 
fino a i fuoipicdij&quiuiintortoj& ripiegatoalzandoíifí riuoltadal capo dell'Oría mi
nore alia maggiore contra i l roftro di quella,& la tempia della fuá tefta, 

Cioe i l Serpentefi ftende d'intomo alia teña deltOrfa minore, & mi alquanto fipiegay dapoi 
f t m M r j $ ^ riuolge i l capo uerfo 
latejladeWOrfaminore:ficome dallebocchei&focideifiumi alie fonti loro Tolomeo cin-
fegna, lemltey & igiri de ifiumhcóft f i t r . c i defirme J queüe parti del Dracone,chefono drilte, 
& queüe che danno mita, pero io leggerei Fitru. a queño modo. \ Fna uero( che infierne ) 
circum Cynojura caput, inie&a eftflexu (cioela ilfirpente piégato ) porre&aqueproxime eius 
pedes(cioedeU'Orfaminore)hxcautem(cioeallipiedideU'Orfa minore)mtorta replicataq; 
e ñ(cioe il ferpente ) fe attollens refleñitur. I & i l rejlante. 

Anche íbpra la coda deU'Orfa minore fono i piedi di Cepheo, 8c iuí alia fommitá del 
Montoncifono le ftelle che fanno i l triangulo di latí cguali. 

Coftintendo, \ ihique adfimmum cacumeninfuper.Arietisfignum funt ñelU, quafaciunt 
triangulamparibm laterihus,\ LequaliparoleJonopoñedaFitr.moltointricatamente, per 
defcriuere con breuita comefiiano quelle íieüe. ü Triangolo dallafimiglian^a della letteragre~ 
ca A. é detto delta. 

Ma molte fono le ftelle confufe del Settentnoneminore,&del fimulacro di Cafsiopea. 
I Confufe cgU mtende, che nonfiimo alcuna figurañone, come d'intomo al Montone cinque: 

d'intomo al Toro undici: d'intomo a Gemeílifette. ouero confufi non cofi lucenti, onero dell'ul-
t ma grandeva, ma a me piacepiu la prima inteüigenxa. Concludepoi Fitru, queüo, che ha 
detto, & propone quello¡che deuedire. 

lo hoefpofto fin qui quelle ftelle, che fono nel cielo] difpofte alia dcftra dell'Oriente 
tra la zona de i íegni, & le conftellationi de i Settencrioni; hora io efplicheró quelle che fo 
no alia hmltra dell Oriente, & delle parti del mezo di dalla natura diftribuite. 
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^DelleBelle che fono dal Zodiaco alme&o di. 
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alia Bilanciar& alio Scorpione. Tengonoin mano qucl fimulacro, che i peí i 

ti chiamano Ú bcítia delle ftclle. Lungo la Vergine,il LeoneA i l Cancrojfta i l Serpente, 
ílquak porgendo una fquadra di ftelle intorto fotto cigne lo fpacio del Cancro, alzando 
i l roftro uerío il Leonc3& nel mezo del corpo foftiene la Tazza fottoponendo la coda alia 
mano della Vergine,ndlaquale é i l Coruo . Ma quelle ftelle,che lonofopra le fpalleegual 
mente riluceno. ma alia parte di dentro al uentre del Serpente fotto la coda é fottopofto 
i l Centauro. A ppreflb la T a m , & il Leone é la ñaue d'Argo,la cui prora é oícuratajmal al 
bero, & quelle parti, che fono intorno il temone appareno eminenti. & eíía nauicella, & 
la poppa, é congiunta per la íbmtnitá della coda del cañe. £r qui sintende del Cañe 
maggiore. 

Ma il Cañe minore feguita i Gemel]i,& ali'incontro é i l capo del Serpente, & i l mag-
gior Cañe feguita i l minore. 

Douemo amertirey che quxndo Fitr.dice,che i l minor Cañe feguita i Gemelli, intende, che il 
minar cañe éadirimpetto Jbpra i Gemelli, perche tordinedi Fitr.é di pone le imagini di quâ et 
di la dal Zodiaco, accompagnandole con ifegni del Zodíaccaccioche fi J'appia i l fito loro nel cie
lo. & pero douemo auuertire a quejio in tuno i l trattamento difopra , & di fotto,ilche bene co-
fiderato cileuerala fiitica d'intendere moltecofe. 

Ma Orione é attrauerfato>fottopoílo,é fiaccato fotto l'unghía delToro,8c tiene con la 
ííniftra la clauajalzando l'altra mano íopra i Gemelli 'i Ma apprcflo la fuá pianta é il Cañe, 
poco lontana che perfeguita i l Lepore. Ma al Montone,& a i Pefci , é fottopoíta la Ba-
lena, dalla cui tefta ordinataraente é diípoño un fottile Ipárgimemo di ftelle,ad araendue 
i pefci, che Grecamente Hermidonc é detto. 

Vlinio chiama commiffura de i pefci quella, che i Greci chíamano Hermidone, altri thanno 
ehiamata cinta , o leginne. altri lino, o filo, perciochepare, che annodila parte Settentriona-
k , con Uparte meridiana. Hermidone miol diré, piacere, o diletto di Mercurio* ma con difficul-
ta f i tragge dalcommento di^Arato qiitña cofa. 

£ t per grande fpacio uerfo la parte di dentro fchiacciato ilnodo de i Pefci tocca lafom 
macrerta della Ealena . 

Ciotildettonodo entra moho dentro nellaparte aufírak,& come igiride'i ferpenti per-
uienefino alia fommitd della crefta della Balena. pao anche flare,che nellatino non ci uoglia ef-
Jére queliaparola, Serpentium,ouero, che in luogo di Serpentium, dica pifeium. 
s Ma il fiume Eridano con una appurenza di itelle piglia il capo della fuá fonte dal fíni-

flropiede d'Orione.Maqueílaacqua, che fi dice efiere fparta dallo Aquario feorre tra 
lateftadel Pelee Auftrale, & la coda della Balena. lo ho efpofto quelli fimulacri di ftel
le, chedalla natura,& dalla mente diuina difegnate come piaeque a Democrito inueftiga-
tore della natura, fono ftate figúrate, & fórmate nel mondo . Ma non tutti pero da me íb« 
no ftati poíli , ma folamentc quelli, de i quali potemo auuertire gli o r t i , ík gli occaíi, & 
quelli con gli occhi nederc. imperoche, fi come i Settentrioni girandoíi d'intorno al car-
dinedello aífe non tramontano , né uanno fotto l'Oiizonte, coíi d'intorno al cardine 
meriiiianojche per la indinatione ¿el mondo c fotto la terra , girandoíi, de nafeonden-

dofi 



i ñ i^plIenoníiannoIcralitefopratcrra:& peroleloro figuratíoni perloimpcdimen 
d^la térra non ci fono mamfeftc. Di queílo ci da inditio la ftella di Canopo.che a 

£0 efte partí non é conofciuta, come íi ha per relationc di mci-canti, che alie cltremc pai-
í¡ dello Epitto, &a cjuelle, che fono uicinea gli ukimi termini della te fia llati íono. 
' Si efeufa Vitr.Perche non ha poíio tutte le conslelUtioni, & figure , douendo paríame come 

Ct dei'L fsn7a hauere alcun rifretto alfuo Oriente, & alia inciinatione del cielo, che é nelle re 
vioni di qtia dallo tquinottiale: &dicehaner uoluto trattare di quelle imagmi > & di quelle 
ñelle, che ci fono note per gli orti, & occaft loro, dicendo che nefom alcune> che tnm nonft le* 
nano, & alcune che rnai non tramontano. & prende l'argomento dalla íiella detta Campo , la-
guale é una íldla potta nelfe^uente remo della ñaue, coji nominata d.iWlfola Canopoydouepri
ma fu comfcmta.Quelli che ¡iparteno ddla^rahiaTetrea ufrfo l'U^ania perdntto naui-
gando al meriggieuamo contra lañe!la Canopo, che in quelnoghi é nominata ca .allo . & ft 
chiama in quelía lingua fuhel, cioé incendio, & quefio per la moltitudme» & grandeva del j m 
fblendore, & de ifmiraggi. Queña rifylende (come dice Vlmio ) alia Ijbla lyaprobana . Era 
quesla ftella al t empo di Tolomeo ingradi diecifette,min.dieci di Gemini. ha di latitudiné Meri
diana gradifetuntacinque, & di declinationegradi cinquxntamo, min.trentaqmttro, Qnesia 
ñella non f i uede in Italia, a Fjiodi ¿ mcinijfma all'Ori^nte un quarto difegno ypare uL^ata 
in Mejfandria, &coft pin sinal^a a gli habitanti uerfo le partí meridiane\ Ma chi uolejje Ja-
pere qualifiano quelle ñelle, che f i pofiino uedere fotto la inclination del cielo, douefono yjkc-
cia ma tauola dello Jftrolahioy alia fuá ekuatione di poloy& nel centro di ejja pongâ  uno pie-
de deüafeña & Valtro allarghtfino aWOri^onte, & fhecia mo circolo, quel circoio fara U mi
nore y che ft pojfa uedere fopra íOr iente , & quello cheé fuori for%a é che fia fotto l0~ 
rixonte, Quattro Jielle pofle in croce fono fegnideü'altro polo, deilequaline fkmentio-
ne Dante nelprimo capo del purgatorio. doue chiama il fito fettentrionale uedouo y perche é 
priuo di mirarle. Quefle quattro ftelle fono in mía macchia come é la uiagalateaynon fono pofle 
nelle\imaginipredetteyné meno nel xpdiaco; inauiganti le chiamam crociere y & queila delpie-

. deémaggiore&piu rifpkndente delle altre.per queüa ficonofee qualeélatefla y &qualifo-
no le hraccia della croce, g*R quando ilpiede é fu torio deWori^onie, che i l capo é drit-
tOyilpiede fla appartato dal polo gradi trenta» da queflafi prende l'alleiga dell'altro poloy& 
fi piglia in modo che fe talteiga, che dieffa ft pigliafard di queüa trentay colui che la piglia faro, 
nellp equiuottiale.fe piu di trentayquel di piu fla appartato dalla equinottiaky aÜa parte di Oñro: 
femenoyquel tanto fla appartato dalla linea alia parte di Tramontana, come ¿¡flato da i naui^an-
t i di que mari offeruatoyconclude poiFitr. 

Del giramento del mondo intorno la térra, & della difporitionc de idodici re^ni,& 
de lia parte Settentrionale,& meridiana, delle ftelle, come egli fia perfetto, ne ho dato 
ammaeftramento. imperoche dal girare del mondo, & dal contrario mouimcnto dd So 
le neifegnij &dalleombrefattcdaGnomonijaltempo de gli equinottij, íi trouano le 
ragioni de gli analemmi. Ma le altre cofe, cioé , che effecti habbiano i dodici íegni, & 
le cmque ftelle, & i l Solé, & la Luna, quanto appartiene alia ramonc della Aftrologia,!'! 
deono concederé a i difcoríi dei Caldei. imperoche í proprio loroil difeorío de i naíci-
mentí, perche poftono & le antipaífate, & le future cofe dalle ragioni delle ftelle far ma-
nitelte. & le loro muentioni, che hanno lafeiate in ifcritto, dimoftrano con che íolertia, 

' fhrdalh n ! . ? ' ^ ungrgn0' h a b b i ^ ^ ' o n a t o , & quanto. grandi íiano ftatí quell,, 
; Coo rede¿ ? UenUtÍ * 'Ú Prlmü fu Bcr0Ío >che Otírifola, & nella cuu di 

Antbatro ^ difciplina. Dapoi.fu lo ilúdeme U c T ^ t T ^ nalcimcato^ma dalla concctuonc 
^o 1 Cl zom n T u 0 m ^ natÍUÍd * M i deUe Corc « « M i Thalete Mileíío, Anaxa-
¿ora ^^omenio, PlthagoraSamio.XenofaneColophonio, .Democrito A b d e m a , ^ 

F F F z che 
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che ra"ioni la natura fi rcggeua, & ¡n che modo & che effettí habbíanclafciarono mol-
to bene confiderato . Le inuentioni de i quali hauendo feguitato Eudoxo, Eude-
mo.Calhfto, Melo,Philippo, Hipparcho, Arato,&gli altr¡,troiiaronoper Aftrologia, 
gli orti, & gli occafi delle ítellc, & le fignificationi delle tempeíle, & le difciplme de gli 
inftrumenti detti parapegmi, & a i pofteri le lafciarono . Le feienze de i quali deono eífere 
ammirate da gli huomini, perche fono ftati di tanta cura, & diligenza , che pareno mol-
to prima con diuina mente annunciare le fignificationi delle tempefte che hanno a 
ueníre.perlequalicofeai penfieri & ftudi di quelle fi deono attribuire tali inuentioni. 

Conduele Vitr.quanto egli ha dettofin qui. né m é da ajfaticarft akrimenthperche nelfeguen 
te capOifi diebiárerd minutamente ognicoja alpropofito. Tarapegmi erano inftrumenti artiji-
ciofh con iqualifttrouaua ilfiñ delleflzll?, per fhtsU natimta de gli huomini.come tañóle d'^í-
ftrolabiojhorofcopij&altre fmil i cofe, 

' . 

TteUeragioni degli BÍorolo¿iy&' delle ombre de (jno-
monialtempo equinottideacIioma,>£3>inalcH 

ntaltrtlmghi. Cap. F U L 

A noí da quelli ftudi coíí douemo feparare la ragíone de gli Horologi , & 
efplicare la breuitá, & lunghezza de i giorni di mefe in mefe . 

Vitruuio comincia dopo una lunga digrefjtone, henche neceffaria, a trattare deU 
loiAnalemma, che éfondamento delta Gnomonica, 0 non cinfegna in queflo trat 

tamento dijkrealcmo horologio > ma bene cifeuopre la uia, come fi poffono formare. Tolo-
meo fh un trattato dello ̂ ínalemma: & Federico Commandino moho dottamenté, lo ejponey <& 
per quefla, &per altra cagionefe gli deue hauere moltegratie ;poi che per utilita commune egli 
fi aífatica. lo in queño propofito riconofeendo le honoreuolifhtichefue, lafciandogli pero le di 
moftrationi mathematiche, mi sfor^erb quanto per me fi potrafkcilmente dichiarire lo ̂ ánalem-
ma t & Vufo di quello. I{ipigliamo adunqtte da capo la í-miuerfale intentione di Vitr, accioche 
fiu fácilmente s'intenda quanto fi comiene di quefla u t i l e T C o m m o d a , & honefta operatime. In-
tende adunque VitrArattare della feconda parte principale deW^rchitetturayche da i Creci 
•Gnomonica é chiamata. La ragione di quejio nome é tratta dal Gnomone: & Gnomone mol di-
re fquadra , o cofa driigata afquadra. Solemne gli antiehi conofeere le parti delgiorno, & le 
hore dalle lungheige deUe ombregettate nel piano dagli¡Min quello dri'^ati y &quella cogni-
tione Gnomonica dal Gnomone deneminarono. Tvrche i l Gnomone dimoflratore delle ombre 
driigato afquadra, cioé ad anguligiuftifopraalcunpiano daña inditioperuia di ombre delk ho
re, perche d'intorna al Gnomone erano difegnate diuerfe ombre in diuerfi t empi daWanno, & in 
diuerfehore delgiorno. Quefla difegnatione era chiamata da gli antiehi, ̂ nalemma yquafi r i -
pigliamento, perche prima, che fi uenga a fhre alcum horoíogio,bifogna pigliare in difegno gli 
ejfctti ychefit i lSoley&il Gnomone con l'ombra, ne i piani oppoíii . i quali pianifmo i luo-
ghi done fi hanno a fkre gli horologi. Quefia cognitione adumjue ddcorfo del Solé r & de gli 
ejfetti nel mondo fattiper lifuoiraggi yper mezo delle-ombre gettate dal Gnomone ne i piani de 
gli horologiyfi chiama Gnomonica: & ladefcrmioncyO difegno di quelle linee fatte daÜa eftremitd 
deglifliliyfichiama .Analemmay&loflile dri^rato a fquadrafopra ipianiyfi chiama Gnomone, 
cuero Schiotir y che uuol dire indagator ddVombra.come dice Fit.nel primo lib.al Cap. 6.Etfi co 
me nelle- maniere di fabricare i TepijfipigUa prima i l modulo col quak fi mifura i l tutto y c c f i nel 
formare de gli horologi bifognafiire lo ¿ínalemmayil quale é come modulo de gli horologi. Hora 
perpiufocik imelligemgdirá cofa>cbebwecQnfidwatíiy<&' apprefadark un kmemmibile4l 
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t úfente difcorfo y &giouerainmoltealtrecofedegne; & fyecialmente twlla projpettiua, f i cô -

e mlnojirotrattatodella fcenographia hauemo chiaramente eftlicato. ^pprejfa le figure*, 
ihe ferhmo a i matcmatici, ne ha una, che da quelli é detta Cono. & perche fappiamo y che figur-
Crana,& come fifuccia , imaginamo un punto, fotto del quale fia un circolo, & da quel punto 
cada una linea alia circonferen^a del circolo > & fiando femó il punto ría linea fi muoua dy tutor 
no alia circonferenxa, fin che ritorni al punto di doue fi mojje: dicono, che i l Cono fi forma a 
quel modo: & queUa figura altri hamo chiamata pirámide, henche impropriamente. Sia adun 
que i l punto a. & i l circolo b c d. & d a l punto a. femo,fiparta la linea a h. & fi g i ñ 
per la circonferen^a del circolo b c d. fin che ritorni alpunto b. dico , che ella formerd la 
figurapredetta, che Cono é chiamata , Cada poi dalpunto a. alpunto e. che é i l centro del 
circolo y una linea dritta; quefiafichiama ajfe, o perno del Cono. & i l punto a, cima*& ¿i 
circolo b c d. bafa del Cono, da queflo anche fi forma una fuperficie detta Cónica : & quefia 
non é altro} che una figura fhtta di due foperficie oppojle per la cima del Cono, l'ma, & l'altra. 

delle quali crefee in infinito per U 
deferittione fktta dá una dritta //-
nea tirata uerfo tuna y & l'altra 
parte. come fi uede nella figura y 
doue la prima foperficie a. b e d* 
la oppofta per la cima e» e f g* 
le due linee tírate uerfb l'una y & 
taltraparte fono c e, f b, che 
imaginiamo andaré in infinito, & 
tutta quefia figuratkne é detta Co~ 
nica foperficie. Quejie cofe fiano 
hene mándate a memoria & pofle 
nella imaginatione,perche ci ferui 
r amo mirabilmente al formare lo-
lAnalemma, La foperficie cónica 
adunquepuoriceueve diuerfi tagli 
o fettioni ( come fi dica ) perche 
puo ejfertagliatain due partí* per 
dritto lungo Pajfe > dalla cima a l 
baffoy ^rpuo anche ejfer tagliata 

altra mente, fe é tagliata dalla cimaalbaffo lmgo Faffeilaprituradi quel tagUo fara uno trian-
gato di dritte linee. Ma fe é tagliato altrimentiy ouero étagliato atrauerfo con uno taglio eguai 
mente difiante alia bafa. ouero in altro modo fe é tagliato con mi taglio trauerfo egualmente di~ 
fiante alia bafa, lapritura di quel taglio dimoflrera un circolo y fe'ueramente i l tagüo non fifitra 
per la cima lungo l'ajfe, né meno atrauerfo y dúhora lapritura di quel taglio dimoflrera una linea 
piegata e torta, la quale da Mathematiei é detta fettione yo taglmcmieo * Quefta fifk dmerfa-
menttt, & ha diuerfi nomi, comeparticolármente m diremo quifotto. Et ciferuiremo dellafk-
eilitd diMberto Durero, benche cifiano y deglialtrtmodi . Dicoadunque*che appreffo lepre 
dettefettioittyotagli,ueriéuno*chetaglia i l cono egualmente diñante aWaffe del cono .n t$ 
anche uno, che taglia i l cono con un tuglia egualmente diñante al lato del cono. eír finalmente 
un altro > che taglia ü cono a trauerfo, che non toglie cofa alema della bafa del cono, ma ¡míe 
le epiu «teme in una parte, che nelTaltra Je apriture di queñi tre tagíi dimoñrano alcune linee 
PteSate*ehenonfonocircolifnéportiomdi cireoliy&fi chiamano diuerfameme y perche quel 
taglio y che e egualmente diHante aWaffe fk nellapriturafua la linea detta hipérbole, queUo y che 
taZLMilcono eonwitagliQ e g í M l m w t e diñante adunlato del c o m y f n neWapriturafua una l i 
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nea pievata, che é dettaparábale. & in fine i l terxg taglio irmerfo fu U linea detta ellipfe. SU 
adunque i l cono a b c d e. lltaglio del quale fia f g h» egualmente diñante al Uto del 
conoydicoche'lfondamento ,&lapiantadeldetto cono fard il circolo b c d e. nel centro 
a. (¿rlaaprituradeltagliofardlalinea g f h. dettaparabole. i l che come fifhccia y i l Úure 
roe inferna , & dice. Siadimfo il taglio f g h. indodici partieguali,daí punto f. al punto 
h, &ftanoappoñiimmerinei pmtideüediuiftoni i . 2. 3. 4. fin 1 1 . & paffino per l i 
pmti delle dimfioni linee dritte egualmente diflanti alia bafe del cono, & dagli iÜefli punti cadi 
no linee dritte ad anguli drittifopra la bafa del cono , & fard formato i l cono con le fue diuifioni, 
le quali tutte fi riporteranno nelfondamento, o planta, che diré uogliamo in queño modo. Fac~ 
ciafi un circoloil diámetro y del quale fia la linea b c d e. del cono. & fia i l ciñólo b c d 
e . i l centro del quale fia. a. fiailcircolo b c d e. poüofottoil conoyfi che l'ajfe gli cada 
nel centro a. fin al punto e. difotto. &fimilmente cadino fopra quel cir coló tutte le linee 
egualmente diflanti aWafe i punti delle diuifioni fktte nel taglio del cono, & fiano fegnate nel fon 
damento le dette linee con le lettere, & con i numeri corrif^ondenti alie lettere , & a i mmerife-
gnatinelcono g h f . 1 z 5 4. fin 11. Fatto queflo per incontro, bifogna tagliare le det 
te linee con proportione, accioche eglifi poffa formare la linea parabole. i l chéfkrai a queflo mo 
do.Viglia dal cono la lunghexga delta linea del taglio fegnato 1 r. dico deüa linea egualmente di 
fiante alia bafa del cono,*&pofto unpiede del compaffo nel centro a. del fp?idamento>fhrai tan 
to di circoloyche tagü la linea fegnata n . nelfondamento. ilfimile furai r.'portando dal cono 
nelfondamento tutte le altre linee fegnate con gli altri numeri, fin al punto 1 . & a q/íefio mo
do hauerai formato la pianta deüa parabole. L'apritura deüa quale fi cana dalla planta in que-
fio modo. Tiglia dalla pianta la lunghei^a deüa linea g h. & riportalain un p ia7io;& ca
da ad anguli giuftifopi'aquella una linea tanto lunga , quanto é it taglio f g. nel cono . & la ci 
ma fuá fia f . Vartifcafipoi la detta linea in tante partí in quantté diuifa la linea del taglio f g. 
nel cono, fiano fegnate quelle diwfioni con i numeri corrifpondenti, &per quelli pafjino linee 
igualmente diflanti aüa linea g h. come uedi .fopra^ quefie linee egualmente diflanti fi hamo a 
ñportareitagliproportionati dal fondamento. Et pero fopra la linea fegnata n . firiporta 
dalfondamento la lungheiga fegnata neüa linea r 1 . dalla circonferen^a comfpondente, & i l 
fimile fi fu deüe altre linee. & finito, chehauerai di fegnarc quelle linee proportionate deüa pa
rábola, legherai con uña linca tutti queüi punti y <¿raque(lá. nmlo fard formata la parabole, 
come dimofira la figura. con queüa intelligentia da i tagli, & da ifondamenti deüe altre linee po 
trai fologuardando nella figura conofeere quanto fi deue fare, per tirareproportionatamente y & 
la hipérbole, & la ellijje. 

Hora perche fifappia a che fine fiano flatepropofle quefie figure, io dico y cheil Solé girando 
digiorno ingiorno manda i raggifuoi nel Gnomone, la cima del quale imaginaremo y che fia la ci 
ma del cono, & il circolo, che fk i l Sote fia la bafa del cono y & i raggi che fi parteno dal carpo 
del S ole fia queüa linea, chegirandofi a tamo deferiua i l cono .fe uorremo ben confiderare que
ño effetto y chefk i l Solé con i raggi nel Gnomoneyuederemo, che egli fa una fuperficie cónica, 
perche é una fuperficie fatta di due fuperficie oppoñe per la cima del cono, f una é dal circolo, 
chefa i l S ole fin alia punta del Gnomone, l'altra é dalla punta del Gnomone ingiu neüa parte op-
pofla y la (piale anderebbe in infinito, fe non gli fi opponefe un piano. Et perche qnefta piano fe 
gli oppone diuerfamente, & taglia quei raggi deüa fuperficie canica inferiere, pera bifogna confi 
derarelaproprietddi que tagli; perche fama diuerfe linee. Tiano intendo i l piano fopra il 
qualfi fa l'haralogio , i l qualpiano y hora é egualmente difiante dall'Ori^onte: cotne fe uoglia
mo fare un horalogio in térra piaña, hora é dri^ato fopra l Orinante, ouera ad angidi dritti,co 
mefonoimuridegliedificij. Quero épiegatocomeitettideüe cafe.& perche queñi pimifit 
p i ^ o i ^ ^ i ^ ^ ^ o p h ( é t i H % . f t o ú t * $ é b - j ^ f a i m t t t o la fuperficie comea. Dal che 
ne nafce, che lombra deüa cima del Gnomone m dettipiani} hora defcmie ma linea dritta > hora 
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m circolo, hora la paraholf, hora la hipérbole, hora la ellipfe. Ü che come fia dirb hreuemen-
te. llSoleouerofitruouanelloequ'mottiale, ouerofmridelloequinottionale, Seeglifitruoua 
netio equimttiale 3 egli caminando dlntomo a quel circolo, &gettando i raggifuoi nel Gnomo-
ne, fardinognipiano di horologioj che la cima del Gnomone con l'ombra defcriuerd una linea 
drittamqueighmo * che egli é nello equimttiale: & pero in tuttigli horologi de piani eguali, lo 
equinottuUe éfegnato con una linea dritta. & la racione emperche la cima del Gnomone é nelpia 
no dello equinottiak, &perd l'ombre mándate dal Gnomone, non ftpartiranno da quello nel tem 
po dello equinottio .Etperofaranno teminate dal taglio commune di quel piano dell'horologio, 

dello equiñottiale., come praticando ft conofcerd chiaramenté. Girando adunque i l Solé nello 
equinottiale > & mandando i raggifuoi olla cima deV Gnomone, l'ombra i che uicne dalla detta 
áma defcriuerd in ogni piano eguale una linea dritta, la qualefard egualmente diftante al taglio 
commune dello equiñottiale, <¿r di quel piano doueft flende Combra > che é i l piano dell'horolo-
gio:, Maperche i l Sote per lo mouimento del primo cielo j u ognigiorno un circolo egualmente di 
fiante dallo equiñottiale , & per lo obliquofuo mouimento s'allontana dallo equiñottiale: pera 
non ejjendo eglineW equiñottiale puq auuenire, che i l piano, fopra ilquale é mandata l'ombra dalr-
la cima del Gnomone fi tagli con quel circolo > per lo quale i l Solé ft gira. & puo anche eferé, 
che non fi tagli, Imaginiamo, che i l Solé ognigiorno falendo, & girando lafci nel cielo t uefli-
gij del fuo camino come difuocóy&defcriua un circolo. queflo circolo ouéro fard tutto fopra 
térra, ouero parte fotto, & parte di fopra. Se fard parte difotto, & parte di fopra, i l che non 
é altro, che tagliare i l piano dell'horologio, allhora la efiremitd deü'ombra del Gnomone defcri
uerd nel piano la hipérbole. ma fe quel circolo fard tutto di fopra, ouero toccherd i l piano, oue
ro non lo toccherd. Se lo toccherd l'ombra del Gnomone , defcriuerd nel piano la linea detta pa 
rabole. 5̂  non lo toccherd ouero alpiano dello horologio fard egualmente diflante, ouero no. 
Se fard egualmente difiante, l'ombra defcriuerd nel piano un circolo .fe non fard egualmente di
fiante , mapiu ukino in una parte, che neü'altra, l'ombra delta cima del Gnomone defcriuerd 
nel piano la linea ellipfe, né ci deue shigottire la nouitd di quefli uocaboli ,quando fia inpoter no 
jiro intendere molto hene le cofe con ej]empi materiali, pero ejforto, che con i circoli della fiera 
fiproui quanto ho dettó ,ponendoglifopra qualchepiano con quelleportioni, chefianno fopra di~ 
uerfi Ori^pnti, & drix^ando i l Gnomone, che nella cima habbia una orecchia mobile, per la qua 
le pojfipajfare un filo di ferro fottile, ilquale pofjiperuenire alie cir confieren^ de i circolidella 
fiera, &g¿rarfi fiando il ferro nella cima del Gnomone dent ro l'orecchia. come uedi nella fotto-
pofla figura, doue a. é la cima del Gnomone ̂ conla fita orecchia b c d. i l circolo fopra la 

tena, per il quale c imaginiamo, che i l Solé ca 
mini é f. i l filo di ferro, che pajfa per l'orec
chia del Gnomone, che imaginiamo, che fia i l 
raggio del Solé'. & f i a i l Solé nel punto e. cer 
to é, che l'ombra del Gnomone peruenird al 
•punto f. fia adunque fatto mi un punto. & 
mouafi i l Solé, &pcruenga al punto h. & f i 
milmentefiapoflo al punto e. del fil di ferro 
in h. ceno eche la punta f. toccherd un al 
tro punto nel piano, & fia quello i . fegmtan 
do poi nel punto K . del circolo, & ponendo 
iui i l Solear la punta del ferro e. fi toccherd 
il piano daü'altra punta in l . &acconandofi 
l'ombrapiu, che i l Solé sinnal^a, &feguitan 
do lo ifiefio ordineponendo i l Solé in d. ucrfe par 
t i di quel circolo come in m o q. ft difegne-

ramio 



nnodiuerftpuntinelpiano i qualilegati infierne fkranno le antedette linee, fccondo ilfito a» 
^ e circoli, & la dinerfita de i tagli del piano. Gcttati quefli fondamenti, '& bene confiderati 
lotremoficuramente andaré aüadefcrittione deüo lAnalemma^ perche nella defcrittione de 
t u ^Analemmi cifono alcuní circoli, che fono communi, alcuniproprij.: dirb quali fiano ,&co~ 
%e sintendino, & che officij habhino. Vero per ragiondrne con quella facilita, che ft puo mag 
viore: dico, che ogmno da fe s'magini di fiare in piedí nel me%o duna campagna larghíffima ha. 
uendogli occhi uolti drittamente al mé%d di , & ftia con le rnani in croce: certo é che Ú finifira. 
dimoftrerd il Leuante, la dejira i l Tonente, et dietro alie ¡palie hauerala tramontana: imagmia-
mo > che quelpiano done eglifia dritto nel meTo, fi cfienda dintorno tanto, che peruenghi alia. 
circonferen%a del cielo, curto é> che egli diuidera i l mondo in dueparti eguali, & luna parte fa, 
r a di fopra quel piano, g l a b r a fotto, Quefto piano adunqúe fi chiama Ori^onte, ctoé termi-
natore, perche terminagli hemifperi, & diuide quello, che é fopra da quello, che éfotto. Ima-
giniamopoi unaltro piano cir colare, che la fuá circonferen%a cominci dalla finifira al punto di 
Leuante, & ci'üenga^ al punto,che ciftafopra la tefta, peruenga alia dejira al punto di Tonente i 
&pajjando difoitófer lopunto, chejiaoppojloalpunto, checijlajopralatejia, finche giu-
gna al punto di Léüante, doue cominció: quejio piano fi chiama uerticale, la cui proprieta é di fe 
'parare la paríe Settentrionale daüaparte del mê Q d i , come l'Qri^onte partiua la parte difotto 
da quella dífopra. Imaginiamo finalmente, che daüaparte doue joño uolti gli occhi, dal punto 
deli'Orizonte fi leui la circonfersn%a d unaltro piano, & pajjiper lopunto, che cifta j'opra i l ca. 
p o , & cada a Tramontana al piano dellOri^onte dietro le nojire jpaíle, &girifotto la térra fin 
che ritorni al luogo doue fi mojfe, quefto circolo fi chiama Meridiano, la cui proprieta é difapa
rare Uparte diLeuante, da quella diTonente, Quefti tre piani circolari Oriyonte, Ferticale, 
& Meridiano fi tagliano infierne con anguligmñi; l'Orixonte col Meridiano fi taglia ne i punti 
ejiremi deW Oriente dinaw^i, & di dietro a noi: Vorhonte col uerticale fi taglia ne i punti di Le 
uante, & di Tonente dalla deftra, & dalla finifira: i l yerticale col Meridiano fi taglia ne ipuu-
ti oppofti, de i quali uno cifta fopra la tefta, l'allro nella parte di fotto aü'hemifpero. Quefté 
imaginationifonofhcili, & quafi fenfihili, & fifimno per poneré certi termini, da i quali par-
tendofijoueroaiqualiuicinandofiilsolefappiamo dargliilfuofito per uedere,che effetti egli 
faccia con i raggifuoi dando ne i Gnomoni, & mutando l ' ombre di tempo in ternpo, & dhora in 
hora. Hanno i marinar i le iftejje, o fimili imaginationi nelle dimfioni de i uenti, & nel drixga*-
re de i lor uiaggi. Hauendo noi adunque intefogli officij, & le proprieta di quefti tre piani circo 
lari, &fapendofi a che fine fono imaginati, conojcersmo, che tutti tre fono necejfarij, & com
muni nelle defcrittioni di tutti gli ̂ Analemmi per la fermeT^a., & ftabilita de i termini, che 
hamo. Oltra di quefto é da ¡apere, che fi come quefti tre piani fi tagliano ad anguli drit t i , 
cofi i loro diametri imaginati fi tagliano ad anguli dri t t i , nel centro del mondo . Et 
qui due cofe fono da ejfer confiderate con merauiglia . £ m a é che non fi puo ritrouare 
piu di tre linee , o diametri, che cadino a fquadra in un punto l'ma fopra l'altra : & 
per quefta ragione, fipigliano i tre predetti piani con i loro diametri nelle defcrUtioni de gli J im-
lemmi, come cofe determínate: Poltra cofa é , che la diurna prouidentia con diuinaproportione 
ha pofto il Solé infito, & diftan^a tanto conueniente, che gli inftrumenti,de i quali l'huomo fi 
¡erue per mifurare le cofe del cielo,¡en^a notahile diuerfitá cipreftam queWujb come l'huomo fnf 
Jenel centro del mondo ? cofi imaginiamo, che la punta del Gnomoncfia nel centro del mondo. 
Ma tomiamo alpropofito .Di quefti diametri adunque i l tagliotche fk tOrizpnte col Meridiano,ft 
chiamajemone o taglio Meridiano. &quello,chefa i l Meridiano colFertkale , f i chiama Gno~ 
moneptr La detta ragione ? ma quel taglio,chefii Voñxonte col Ferticalcfi chiama jeClione equi 
nottiaie ¡perche tmfi tagliano l'Orixonte, i l Ferticale, & l'Equinottiale, che fono tutti tre de i 
V a Z T l e ^ T f ' t ^ 1 ' ^fieconfiderationi adunque, con quelle de i tagli del cono cida-

e rególe difhregli horologi in qualnnquepiano, con qual f i uoglia jone di hore, uolti in 
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che parte ci piaccia y perche de i pianiyfopra i (jualifi deferiueno gli horologi 3altri fono egual-
meute diflanti all'Onzpnte , altri dritti a fcjuadra Jopra l oriante , altri piegati, & pen-
denti. Similmente alcuni fono mlti alli quattro uenti principali , altri declinano dalle 
facciate > alcuni anchara fono ueramente piani , &egualii alcuni torti i concani ,comeJfi, 
o in altro modo formad. 'Par imente ad alcuni piace diffgnare le hore de gli antichi, che cram 
in ognigiorno dodici. ad altri dilettano le hore dette .Aflronomiche, che cominciano dal meî o di. 
Sonóaltregenti3 cheuoglionol'horedaltramontar > altri dal leuar del Sole.& é inpoterdi 
ognuno j che fappia le ragiom3cominciare douegli piace, o da ter^a , o da uejpro ilfuogiorno, iq 
lafcio ad altri la cura di jare gli infimmenti da pigliare lefacciate, le declinationi i & l e inclina-
tioni de i piani perche queflo hoggi mai é mamfefto ad ognuno mediocremente ammaejlrato per 
la commodita del boffolo. Veniamo adunque a Vitrutúo, & ricordandoci delle cofe dette, for-
miamo lo ̂ nalemma. Dice adunque Vitruuio; che eglitmole feparare dallaragione di quegU 
fiudi, che ahbracciano le natiuita de gli huomini, & che predicono le forti humane Ja r agione de 
gli horologi j & efylicare le hreuita ? & lehmg ĵexT^ de igiorni di mefe in mefe. Ter intelligen-
%a delle quali cofeji deue imaginare y che quando U Solé é nelprincipio del Montone, o della Bi~ 
lancia, eglifi lieua al itero punto di Leuante, fi corea aluero punto di Tonente, & in quel 
me%p, cín egli ua da Leuante a Tonente, egli sinal^a a poco apoco fin al me%o di . & dal me-
%p di uerfo Tonente egualmentefi ahbajfa, & fe egli lafciaffe in qud di nel cielo un orna uifihi-
le del fuo corfo co?ne Vareo celefle, egli fi uederehbe fopra t Orinante un me%o circolo, i l quale fi 
chiama equinottiale, & í altro me%o circolo fia fotto l'Ori^onte, hora perche neltempo del me 
%odiyfecondoladiuerfttadegli Ori%onti i l Solé ad altri épm alto yad altri é piu bajfoyperó 
Vombra de (Gnomonifara diuerfamenteproportionata a i Gnomoni fecondo Palte'^a)o bajfe'^a 
del Solé nel mexo di al tempo deüiequinottio ¡perche quanto i l Soleé piu alto y tanto minore é 
tombra del Gnomone dri^^ato fopra i l piano dell'Orixonte, & quanto épiu baffo tanto fifa piu 
lunga lornbra nel detto piano. Ma quando égiuflo tr a l punto delTOrî onte nel taglio Meridia
no , & i l punto y che ciña fopra la tefta y le lungheyge deWombre fono pan al Gnomone .pero 
chipotejfe mifurare tombra in quel tempo, chel Sote é altogradi quarantacinque y che é la meta 
della quarta tra'lpunto, che cifopraña, &l'Ori^onte > egli trouarebbe, che le cofe, chefanno 
l'ombra farebbeno pari alí ombra, di quefli auuertimenti hoggi mai ne fono piene le cartCypero 
torniamo a Vitruuio i l qual dice\. 

Ma noi da quelliftudicofideuemo feparare la ragione de gli horologi, & efplicare le 
breuitá, & k lunghezze de i giorni di mefe in mefe, imperoche i l Solé al tempo dello equi 
nottioraggirandoíi nel Montone, o neliaBilanciadi noue parti del Gnomone otto ne 
fa di ombra , in quelia inclinatione , che é a Roma . Et in Athcne tre parti fono dell'om-
bra di quattro del Gnomone jma a Rhodi a fettecinque rifpondeno:a Taranto noue ad 
iindici} in Alelíandria tre a cinque, & cofi in tutti gli altri luoghi altre ombre equinottia-
li ad altro modo per natura fi truouano feparate. 

Diuerfefono le lunghe^e delle ombre al tempo delTequinottio nel mexp di fecondo la diuerfa 
inclinatione del cielo. per hulmatione Fitru. intende Urij^etto y che ha Upólo fopra ÍOrixontc 
quero la eleuatione dello equinottiale o latitudine, che fi dica, ¿¿ diftan^a dal punto, che ci fia 
fopra la tejía , perche quanto piu fhuomofi parte dalla linea equinottiale, tanto piu fe gli lena i l 
polo, & abbajfa la linea. come fi uede nella fotto feritta figura doue fe poneremo la linea + 
fotto i l punto q. cheéilpuntdcheflafopralateflayipoli c. & f. faranno nel labro dcWOri 
%pnte.fegnato gh . ma fe poneremo i l punto t fotto ilnumero 10. uederemoy che Upólo c, 
fara fopra l'Ori^onte leuato al numero r o . che uuole diré diedgradi, che tanti fono a punto, 
quanti i l punto, chefoprafta, é difeofto daU equinottiale. díuerfe adunque fono le inclmationi dd 
cielo y fecondo la diuerfita de gli Ori^onli. tA Piorna adunque y fe i l Gnomone fira di noue parti y 
opalmi, o d'altra mifura, 1'ombra, che eglijhra nel mezo dial tempo dello equinottiofard limga 
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ofío partí, o palmi * fe umi che fmopalmi. Ma in 
tAthene,perche^theneña inaltra inclimtioneifel 
Gjiomonefara di quattro parti, íomhra fara di tre.con 
U ifteJJa rañone in Mejjandria , & a B^odi, & in al-
tri luoghi uanno uariamio le omhrc Meridiane al tem-
po de gli equínottij , dal che anche fi pm[apere a c ht 
fileua i l Solé pin alto ful mexp di , per che proportio-
nandefi le ombre al Gnomone, dalla proportione del-
íomhra al Gnomone Jifa l a l t e r a . Ecco l'ombra del 
Gnomoue in *Athene é minore un teryo del Gnomone, 
(¿r in liorna un ottauo,& per che quanto ilSole é pin 
alto, tanto l'ombra dritta é minore ,per6 fi concliide 9 
cheil Soléfiapiu alto inMheneful me^odi al tempo 
dello eqninottio, che a Ifyma; & tanto piu alta quan
to é l'ombra minore ¿una. fubfefquiterxa dell'ombm 
¿una fubfbfquiottaua. 

Et pero in ogni l uogo , che noi uorremo fare 
g l i horologi > douemo pigliarc l'ombra equi— 
nott iale. 

Comincta Vllr . ad infegnarci, come fi habbia a fare lo jínalemma; & perche un folo j í m -
lernma non cipuo feruire per tutto ,fe non quanto apartiene a quellicircoli, che fono commtmi a 
tuttigli ̂ ínalemmi ( come io ho detto dijopra ) perche fono differenti le ombre equinottiali; fe~ 
rb nepiglia uno, che cinfegna difkrequeUo, che ferue alloma. dando prima una regola genera 
le, che in qualunque luogo uolemo fare gli horologi, bifogna auuertire aWombra equinottiale, 
&mtendedi queWombraychefifafulmexodidal Gnomone al tempo deWequinottio,perche 
dalla detta omhra fipiglia anche la ragione delíombra Meridianafattaiquando i l Solé entra in al 
tri fegni, come ciJara manifefio quifotto. 

Et fe faranno, come é a Roma, noue le parti del Gnomone , & otto le parti dell'om-
bra , egli íi fará nel piano una línea dri t ta , fopra la quale ne cadera un'altra a fquadra, che íi 
chiama Gnomone, & dalla linea del piano da piedi del Gnomone íi mifurano noue fpatii 
fin alia cima, & doue termina la nona-parte in fu quel punto fifaccia i l centro conlalette-
ra. a. 8¿ aperta la fefta da quel centro alia linea del piano a piedi del Gnomone doue fará 
lalettera.b. fífaccia un circolo, che íi chiama i l Meridiano. Dapoi delle noue pa r t i , 
che,fono dal piano alia cima del Gnomone, la doue é i l centro fe ne pigliano o t t o , le qua 
Ü fifegríanódal piede del Gnomone fopra la linea del piano, doue é la lettera. o. quefto 
termine farádell 'ombra Meridiana equinottiale del Gnomone, & da quel fegno doue 
cía lettera. c. per lo centro, a . íia tirata una linca doue ferá i l raggio equinottia— 
le del Solé . 
: Lo jímlemmaper J{gmafifa in quejlo modo, prima egli fi tira una linea in un piano, la qua
le non é Oriente, ma é quel piano fopra lo quale é drix^ato i l Gnomone, & éil piano dellhoro-
logio egualmente diflante aWOrî onte i fopra quella linea del piano fi áÑftf* i l Gnomone di quel* 
Ugrande7%a,cheíhmmouuole,poi fifa centro la cima del Gnomone, & allargata la fefia 
quanto é lungo i l Gnomone, fi fa un circolo, che rapprefenta i l Meridiano , fopra i l quale 
s imagina, che fia ilSole nel me%p di al tempo dello equinottio. Hauemo dunque fin hora i l 
•piano,done batte f ombra, i l Gnomone, che fa l'ombra, & i l Meridiano,nel quale fi ha da ritro*-
uareil Solé. Bifognapoipigliare la limghe^ja deWombra, il che fifa in quejlo modo ( parlando 
delta inclinatione di B^ma)fapendofi, che di noue parti, nelle quali é diuifq ti Gnomone, otto fi 
dannoaWombra, fipartirail Gnomoneinnoue p a r t i , & dalpiede fuo lungo la linea del piano 
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jeneponeramootto , & tanto farola Imghex^ deWomhra meridiana altempo dello eqmnot~ 
tionellainclinatione di í{pma. dapoi dal termine deü'ombra ndpiano f^irerd una linea alia ci
ma del Gnomone, la quale peruenghi al Meridiano, & la doue queUa linea tocchera la cinconfe 
ren%a dd Meridiano, cimaginaremo, che fia il Solé al tempo dello eqmnottio nel mexp di quelU 
linea,per quefta cagione fi chiama raggio equinottiale, percherapprejenta ilraggio equinottia 
le Meridiano > & termina la lungheTga deWombra, 

cV;'i 

Allhoraallargando la feftadal centro alia línea del piano fía fegnato ccn egual diñan-
tía dalia fmiftra doue é la lettera. c. 8¿ dalla deftra doue é ia lettera i . neirultimo giro 
¿elcircolo , & per lo centro fiatirata una linea inmodo, che íi facciano due eguali femi-
circoli; queña linea da i Mathematici é detta Orizonte. 

Voteua diré in due parole quello 3 che ha detto inmolte, cioé uolendo formare tOrixpnte tira 
uno diámetro, che pafjíiper la cima del Gnomone, & fia egualmente difiante alia linea del piano, 
auuertirainellafigura, che la lettera e. & i. per inaimerten^adella ¡lampa deneno ejjer mu 
tate .imperochela e. deueefí'eitedoueéla i , ¿r ía i , doueéia e, 

Dapoi egh. íi deue pigliare la quincadecima parte di tutta la circonferenza, & la doue i l 
raggio equinottiale taglia i l Meridiano 3 doue fara la lettera f. iui íi ha da poneré la íeíta» 
& fegnare dalla deftra,,^ dalla finiftra, doue fono le lettere g. ^¿ h. & poi da quefti 
punti, & per lo centro fi hanno a tirare le linee fino alia linea del piano, doue fono le let
tere r. & t, & a qucílo modo fara i l raggio del Solé uno delia líate; & laltro del 
werao. 
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^luKcwto'&feffanta. lacmqmntadecimaéuentiquattro ¡maipofleriori hanno trouato i l 
^rriorappartamento del Solé, che chiamano áeclimtione, ejjere digradi uentitre & mexo, 
auello, che Tolomeo troub di partí uentitre, mimti cinquanta uno,& feconde uenti.pojio adun 
aue H piede della fesia la doue ü raggio equinottiale taglia i l meridiano doue é la lettera / . con 
UlarlhexzadeUaquintadecimaparte fifhmoipuntidei tropici diqud,&diládcüa lettera 
f, nelmeridiauo,& fifegna da una parte g. ^dalTaltra h. & poifi tiranodaidettipmti 
le linee, chepajfano per lo centro, che é la cima delgnomone, lequali deono peruenire aüa linea 

' del piano da una parte, & alia circonferen%a del meridiana daü'altra.di quefie linee una rapprc 
fenta tí raggio meridiano, quando i l Solé entra nel Cancro, & l'ultra i l raggio weridiano,quanda 

• iiSoleentranel Capricorno. Arpero una é dettaraggio della ftate, &l'altra raggio del uerno, 
del raggio deüaftatel'ombra Jara b r. & del raggio del uernol'omhra fará b t, tra queíii 
termini érinchiufala declinatione del Solé, Horaueniremo a ritrouare i raggi, & le orñbre 
fittte ful tne'̂ o dhquando i l Solé entra negli altrifegni :ma primapone nello ¿ínaUmmataf-
fe del mondo. 

Incontra la lettera e. fará la lettera i. dónela Hneajchepafla per jlo centro tocca la 
circonferenza.& contra g & h. faranno le lettere k. & 1. & contra c, & f. & a. 
fará la lettera n. allhorapoiíl deono tirare i diametri da g. ad 1. &da h. a k .&quel 
diámetro che fará di íotto fará della parte cftiua, & quello, che fará di fopra fará della 
parte del uerno • 

ItermmideWOri^ontefono e & i . i termini de i tropici g & h. che deono ejfer con-
giunti con linee alia parte oppoñane i punti K & l , &quelle linee Vitm.chiamadiametri, 
perche hanno ad effere diametride i loro circoli,come f i uedera.perb dice, 

Queíii diametri fi deono partiré egualmentenel mezo doue faranno leletterc m, & 
o. & iui ii deono notare i centri, & per quelli, & per lo centro fi deue tirare una linea 
alia eftrema circonferenza, doue faranno le lettere p & q. quefta linea cadera dritta-
mente fopra i l raggio equinottiale,& per ragioni Matematiche quefta linea fará chiama-
to AíTe. & da gli iíiefsi centri allargata la fcífta alle eftremitá de i diametri, fi defcriuino 
due femicircoli, de i quali uno fará per ia parte della ftate, l'altro per la parte del uerno. 

Uceo che apoco a poco Fitrmio ci rapprefenta la fphera con tuttii circoli neceffarij allt 
lAnalemma, E'adunque l'ajfe,&il perno del mondo q m a o p, i l trópico del Cancro fo
pra i l diámetro r o K, i l trópico del Capricorno fopra i l diámetro g m l , i l raggio dello 
equinottiale c f a n. ÍOri%onte e a i , i l meridiano f q n p, 

Dapoiinquellepunti, doue le linee egualmente diftanti tagliano quella linea, che c 
chiamataOnzonte,nclIa piu deftra parte fará la lettera s. nella piu finiftra la lettera u. 

Che doue i diametri de i tropici tagliano J!Ori%onte fia fegnato s. da una parte, & u dal 
Valtra,<¿r quiuifi deue auuertire, che quelli tagh dimoñrano quata circonferexa di quelli circoli 
ñ a fopra VOriente, & quantafta difotto, dalche fi comprende la lunghe^a delgiorno mag~ 
gwre,&del minore,che fia in queüa inclinatione, per laquale fi fhrd thorologio, 

Et dalla deftra parte di unofemicircolo,doue é la lettera g. bifogna tirare una linea 
egualmente diftante alio aífc, fin al finiftrofemicircolo, doue e lalettera. h. &quefta 
linea lichiamalacotomus. ^ 

Cioé lineayche partifee o taglia la largheiga, ouero laprofondiü, imperoche ella ua da uno 
trópico aUaltroyet ahbraccia tutto lo Jpacio della declinatione,ouero apartamento del Solé dallo 
equmottiaíe,nel quale^atio hanno a ílare i raggi del Solé di mefe in mefe, 

alihora " ^eueponere i l centro del compaífojdoue quella linca egualmente diftan
te 



te alio afle é tagliata dal faggio equinottiale, doue é la lettera x . & íl deue allargare fin 
doueil raggioeftiuotaglia lac¡ rconferenza ,doueé lalettera h . & d a l centro equinot
tiale alio fpacio eftiuo íi faccia la circonferenza del circolo menfale, ilquale é detto M o -
nacho. & a quefto modo fará formato lo Analerama. 

La linea della larghczga detta lacotomusy é diámetro diquel circolo, dalquale ft trouam i 
raggi meridiani di me fe in mefe, ilquale é detto momchus.& io penfo che uoglia diré Minachos, 
comequello,checontengairaggimeridiani di mefein mefe.altri lo hamo chiamato miniaus, 
che Fitr. dice men(imo,& ioho detto menfale. quejlo circolo adunque fifk metiendo ilpiedi 
del eompajfo done la linea deüa larghe^ra detta lacotomus taglia i l raggio ?neridiano equinot
tiale, & aüargandolo ad uno de ipunti della maggior declinatione,ouero appartamento del Sa
le dallo equinottiale, Queflo circolofidiuidein dodici parti eguali,fe uogliamo folamenmi 
raggi meridiani di fegno infegno, perche uolendo i raggi meridiani del mex? de i fegni i o:di died 
in dieci gradh opiu o meno, bifognerapartiré i l detto circolo in piu parti fecondo i l propóftto 
mftro. Diuifo adunque i l detto circolo indodiciparti, fi deue tirare per ciafcma diuiftone corri-
ftondente a idiametri degli altrifegni, alia circonferenza del meridiano,egualmente diftanti al-
U diametrideitropici, & douequellidiametritoccheranno i l meridiano, iuifaramo i puntuda 
i qualiper la cima del Gnomone ft tireramo le linee, & i raggi fin alia linea del pianoié" in qm-
íio modo far a formato lo Analemma, / 

Dapoi che haüeremo defcritto lo Analemma con la fúa dichiaratíonej o per le linee deí 
uerno, o per le linee eftiue, o per le equinottiali, o per le di mefe in mefe; Alihorá fi deo-
no difegnarele ragionidellehoreda gli A n a l e r a m i . & i n quelcafociraranno molce ua-
rietá, & maniere di horologj,& con quefte artificiofe ragíoni faranno deferirte. | a 

•: l<ím folamente da i raggi equihottiali eglifi puo cominciare a fhre gli ariakmmi, ma da qua-
Irnique altro raggio di fegno. perche fe eglifipiglia i l raggio efliuo > o quello del uerno, néüa fuá 
alte^ameridiana,eglififa, cheilraggio equinottiale élontano da quelli gradi uentitre, & 
'me%o, (¿rfapendofi la declinatione d'ogni raggio dallo equinottiale, fi puo fácilmente da un 
'raggio poneré gli altri . h i .o 

M a d i tutte le figure,&deferittioní di tutte quelleuarietá >é unfolo eíFettOjcioeche 
i lg iorno equinottiale,ilbrumalc,&il Solftitio fia partito in dodici par t i . > ^ 

Fitruuio chiaramenté dimodra in queño luogfí, che gli aritichi ufanan J di partiré ilgiorno 0 
lungo , o breue che eglifuffe, in dodici parti: pero fiicenano gli horologi con queña intentione, 

di dimoftrare le dodici parti del giorno .ilche anche fi caua dalle facre lettere>douefi dice,in-
terrogandomon fono dodici le hore del giorno ? quesie horefi chiamauano chicriché, & . mira-
uano al dominio de ipianeti in queüe hore: &.altri le hanno dette hóre planetarie, altri hore in 
eguali. ma lafeiamo i nomi,& uegnamo alie cofe. Di tutte adunque le figure , & deferittioni di 
tutte queüe uarieta é unfolo ejfetto, ma di quali uarietaintende Vitru.fe una fola forte di hore ft 
pone ? Bjfpondo, che fe bene ufauano una forte di. hore la uarieta nafcena da i piani, ne i quali ft 
formauano gli horologi, & dalle figure, che piaceuano ad alcuni imentori; come dirá Fttr.nel 
feguente capo. ma come dallo jLnal emma fi caui queflo falo ejfetto, che egli dke,cioé,che ilgior
no equinottiale, quello del uemo,che egli dice bruwale, & quello della fíate, che egli chiama 
Solftitio,fiapartito in dodici parti diró disiintamente,poi che hauerb udito la efeufatione di Fit . 

Lequalicofe non impaurito dalla pigritia ho laíciato a dictrojma perche feriuendo io 
molte cofe non offendeíle. Ma folamence efponero.da chi fono ftate ritrouatc molte for-
t i}& molte deferittioni di horologi; nc hora iopo í íb ritrouarnealtre da m e , n é mi pare 
conuenientejcheiodebhiá ufurparc qüelic de gli a l t r i , & attribuirlea me: & peroio diro 
queíle cofe» che ci fono ftate lafeiate , & da chi fono ftate ritrouate. 

Ecco lamodeSliagrande di V i t r . & la candidexga delVanimo fuo,dallaqualefonomolti mol 
to lontania i di noíiri: ne i quali uedemo tantiquadrm 'h raggi^nella, rególe, ciUndri,hvrofcO' 
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^ m in luce, come proprie>&nonpiumagmatc, 
ouerolafMperbiadialcuni,chcjebene hamo mtejo mirabilmente Le ragiom delle cojeypero 
fiudiofamcnte h a m o mluto con ofcuri modh&uie intricate dimojirare ouero adombrare p e r dir 
meglio, la cognitione Cnomonica. & hamo leuato i l diktto, chefi ha ndlo imparare, <¿r neüct 
fkdlhá,an7i hamo con le loro dijficultá fcacciato i lettori delle opere loro: & quello, che han-
no defideratofommamentcche era di acquiftar crédito di [apere con la ofcurita dello infegnar, 
non hanno confeguitomon éper queJio,che non douemo hauere molte gratie a quelli, che hanno 
dato molti auuertimenti, & che hanno ufato modifacili, acciechegli huomini > che non hanno , 
tempo diiludiare,&chenonfono JpeculatiuipoJJino ejjercitare, & ufare nelle occorrenye lora 
quefle inuentioni. l\ipigliando adunqne i l mió difcorfo, & ñando fermo nelleuie di Tolomeoy 
& delpredetto Commandino,quanto pin fácilmente potro, furo manifeflo tutto quello,che apar-
tiene alia defcrittione, &all'ufodello ^nalemma. lafciando ( come ho detto ) le dimoñrationi 
mathematice ad altri. 1<¡on ha duhbio, che i l Sote in tempi, & hore diuerfe, f i ritroua in fui 
& altexge diuerfe. non uedemo noi la eñate, che per due,o tre hore eglifta tra Leuante & Tra 
montana, la mattina,&per tantofyacio fia tra Tonente^ Tramontana le ultime hore delgior 
Xo i non uedemo ancho i l Solé in alcune hore effere tra Leuante3 & me^o dh&alcune tral me
to di & il Tonente: hora pin alto, horapiu bajfo? pero fe uogliamofur conofcere i l fuo aero fitOy 
(ilcheé neceffarioper [aperegli effetthche egli fh mandando i raggi fuoiper la cima del Gnomo-
nefin a ipiani o p p o f l i j ) bifogna imdginarfnnolte linee, diuerji circoh, fifermi come mobiliy 
& diuerfi anguli, accioche per quelli,comeper craticole depittori, fi dia ad intendere lapofitio-
ne, & i l fito delraggio folare: & perche a uoglia nojira potemo fitre g l i horologi in diuerfi 
piayiipo¡iidiuerfamente,comein terra,in mHro,&dritth&piegati ,cioé ne ipianiOri^ontalhuev. 
ticali, meridiani detti difopra: pero é necejfario¡apere quali circoli, quali linee, quali.angu
l i ciferueno ad unpiano, & quali ad uríaltro. la done pojii quelli tre piani imaginati, che fono-
termini fcrmi, bifogna che ne imaginamotre altr'hcheft muouino ciafcmo fopra ilfm diámetro % 
di modo che fia uriOrvxonte fermo, & un Orinante mobile, & un uerticale fmilmente un 
meridiano fermhi¿r un uerticale,&un meridiano mobile,irche l'Ori^onte mobile fi uolga fopra. 
i l diámetro del Ori-̂ onte fermo come fopra unperno,&cofi i l uerticalc,& ilmeriduno mobilift 
girino d'intorno i diametri de i lorofermi. gia fapemo quali fiano i diametri di que piani,. perche i l 
diámetro deWOri^nte ua da Leuante a Tonente, i l diámetro del uerticale ua dal puntOyche c i 
fia fopra, a queüo, che ciftafotto,&il diámetro del meridiano é la linea meridiana iflejfa. fe 
adunque tOri%onte fi ha da girare bifogna,che una meta di ejfo fi al^i fopra térra, & Caltra fi, 
abbaffi.fe i l uerticale fi ha da mouere, bifogna che una meta di cffo uadi inan^iyfr faltra in die-
tro . fel meridiano fi ha da mou(rre,bifogna che una meta fipieghi uerfo ÍGn^onte, & l'altra me 
ta afcenda, Fatto quefio fondamento, poniamo i l Solé in firocco alto da terragradi quaranta* 
fiicciamo,che £Ori%onte mobile lafci i l fermo, & fi ah$ tantOy che egli tocchi i l centro del co ipo 
del Sole. fucciamo anche che i l uerticale mobile fifaccia tanto inan^i lafciando ilfermoy che an
cho egli tocchi Usóle; & finalmentefheciamo, che i l meridiano mobile fiabbajfi fin tanto, che 
ancho egli tocchi i l Solé con la jua circonferenxaalmodo de gli al tr i : certo éyche tutti que 
piam mobilifi taglieranno m quelpunto, doue e(fi tagliano i l Sole,cioéin quelpuntOy dalqualc i l 
Solé manda ilfm raggio. hora uediamoy che ejfettifucciano que circoliyche fi muouenoy&a che 
j i n e j i j o ñ o imaginati: & prima fidicainche conuengom tutti:dico che conuengono in quefio* 
che pariendo ciafeuno dal fuo fermo piano corrifpondente infieme col Solé fanno due anguli 
l uno di Lmee dritteylUltro de ipiani di que árcoliycioé ciafeuno mobile co l fuo fermo fh unan-
gu o. <&• perche g l i anguli fimifurano dalla circonferenigyperó altra circonfercn^fardcom-
rWJotto g l i anguli fatti dalle linee d r m , d t r a da gli anguli frtti da i piani di que circoliy 

c k é 



4 i O l I B I I O 
cioé de i mobtli > & de ifermi: & l 'uno, & Valtro di quelli anguli é neceffario per dimoñrare i l 
uero fttodel Solé, cioé Calteara del Solé, & la parte di doue egli manda i l fuo raggio . Hora 
pigliamó feparatamente ciafcuno et ftiamo nel (bpraposlo ejjempio .fia dunque i l Solé a firocco, 
& fitcciamoyche i l uerticale mobile fifitccia inanxi, & ritroni i l Solé: dico che per quefto moni-
metofifhnno due anguliyuno di linee dritte, l'altro del piano del uerticale fermo, et del piano del 
uerticale mobile. Vángulo di linee dritte éfiitto dal raggio del Solé, & dal diámetro del uertica
le, cioé dal Gnomotw. & la circonferen7 â,che comprende quefto ángulo, é queWarco del uerti
cale mobile tra i l punto, che ci fla fopra la tefta, & i l Solé. & ejjendo una quarta di circolo dal-
l'Orixpnte alpunto che cifla fopra la tejía, feguita, che i l reflante delíarco predetto dal punto, 
che cifla fopra, alpunto doue fia i l Solé, fia faltéiga del Solé fopra íori%pnte:perbfe quello ar* 
cdfaradigradicinquanta,ilSolefara altogradi quaranta, che é i l compimento della quarta, 
che é dal punto, che cifopraflá,fin aü'orixpnte: & pero la cognitione di quefto ángulo cicon-
duce a fapere l'altex^a del Solé, dalla quale fi caua la lunghexga deWombre, come s'é detto. 
Ma V ángulo fktto da ipiani di queüi circoli, cioé del uerticale mobile, & del fermo, é comprefo 
dalla circonferenxa deWori^pnte, che é dal punto del uero Lemnte alpunto, che fk i l uertica
le mobile doue eglitaglia l'orixpntef&queño arco fi chiamalatitudíne del Sole,ouero arco 
ori%ontale. la cognitione di quefto ángulo ciferue a conofcere inqual parte pieghi Vomhra del 
Cnomone, perche Fombra uafempre alia parte oppoíía del raggio del Solé, per ilche fe i l Solé 
i a firocco, íombra ua a Maeftro, feéa Garbinojombra ua a Greco. Ecco adunquegli ejfetti* 
che fh i l uerticale mobile, & a che fine egli fia imaginato. queñi due anguli fono neceJJ'arij al 
fhre degli horologi ne ipiani ori%ontali, perche a queftipiani ciferue la lunghe-xga dell'ombra9 
& la latitudine. Hora uegnamo al meridiano mobile,& facciamo che ancho egli ritroni i l So
te a firocco, partendofi dal meridiano fermo. Que [lo anche fara due anguli, de i quali, quello 
di linee dritte éfatto dal raggio del Solé, & dal diámetro del meridiano, la cui circo 'nfere^qa é \ 
comprefa dal punto del meridiano fermo al punto, douefitroua i l Solé, ilche determina l ' a í i e ^ 
Xa del Solé fopra i l piano uerticale. Ma l'ángulo fhtto da ipiani di que circoli é compre
fo dalla declinatione del meridiano mobile dal meridiano fermo nel circolo uerticale, & l'una 
& íaltra di quefte circonferen^e é necejfaria per determinare i l fito del raggio, come nel piano 
uerticale, alquale &ilmeridiano fermo,&il mobile fono dritti, perche dal reñante della cir
conferenxa comprefa o che comprende l'ángulo tutto di linee dritte, fifi l'altexga del Solé fo
pra i l piano deWhorologio uerticale. & dalla circonferenxa, che comprende l'ángulo futto da 
quelli piani.meridiani,cioé del mobile & del fermo, nel uerticale fi fa in qualparte pieghi l'om-
hra fatta dal Gnomone nel piano uerticale. Finalmente uenendo aWorixonte mobile, & faccia
mo, che egli fi leui a firocco fin doue é i l Solé; io dico che ancho egli fara due anguli. queüo di 
linee dritte fara fatto dal raggio del Solé, & dal diámetro dello equinottiale, che é lo iflejfo col 
diámetro deWorixontey&cidaraíaltexza del Solé & é comprefo dalla circonferenxa, doue 
fitroua i l Solé, fin al punto del diámetro dell'orixonte.&quellofatto daque due piani,cioé del-
lorixonte mobile, & del fermo, é comprefo neüa circonferenxa del meridiano t rdl punto doue 
éil Solé, & i l punto doue i l meridiano taglia Vdrixpnte ci dará la parte doue piega l'ombra, nel 
horologio fatto nelpiano del meridiano. & tanto fia detto d'intorno agli ejfettí, & alia necef-
fita di que tre pianififermi come mohili , & d e i loro anguli si di linee dritte,come di quellipia 
ni, & deWufô  loro a diuerfi piani di horologi. Hora ueniro alia defcrittionc dello ̂ ínalemma, 
&dimoftrer6 il mododifare lo\yímletmm>& Pufo di quello, fecondoil mió primo propofito, 
efortando quanto piupoffo ciafcuno alia confideratione, & alia prática delle fopradette cafe, 
pe-rche l'huomo poffaficur amenté por fi alia operatione fapendo iprincipij delle cofe. Sia fatto 
un circolo, ilquale ciferua per meridiano, & fia a b c d . nel centro e p'artito in quattro 
parti egualiperduediametriy a d. & b c, & fia a d per lo diámetro dello equinottiale, 
& b c peri:aJfedd?nondo,fiche b, fiaper lo polo di fopra, & c per lo polodifotto.fiat 
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.r la Marta a b in partí nouanta > &ftano dal punto a numérate partí uentitre & me~ 
y dme teminano ftapoño f. fiano anche numérate dal punto a partí i o , & mm* 

inifia fattoílpunto o. ^finalmente dal punto a ftano numérate partí undici* 
^meza & fia ncl termine poño k. fiano poíriportatequelledijian^e f, o, \ , fottoil pun
to a, fiche a f. fia a 
h. & a o fia a q. et 
a b fia a m. ilmede-
fimo fi fitccianella parte 
oppojia dal punto d tan-, 
todífopra quanto difot-
to'yfi che g rijponda ad 
f. p ad o, l . d K, n 
ad m r. a q. & i ad 
h. fiano poi tírate le linee 
f g. o p. K l . m n. q 
r. h s. quefte linee cífer 
ueno per diametrí di qué 
circoli ogiri, chefa i l So
te quando cglifiiroua ne i 
principij de ifegni delzo-
diaco^dimodot cheil diá
metro f g. éil diámetro 
di quel circohichefk i l So 
le quando eglí entra nel 
€ancr0i& h í. éil diá
metro del circolo del Ca-
pricorno . f i come o p. di 
GeminU&di Leone. K / 
del Toro, & deüa Vergí-
ne. m n» diTejcí & di 
Scorpione, q r dijíqua 
rioy& Sagittario,& que-
fle diflan^efono prefe dal 
la declinatione del S ole, che per la tauola di detta declinatione cífono manífefle. ouero per la l i -
nealacotormsi& per lo circolo Monachusdetti da Vitr.&per le ifieJTe uie,cíoe della tauola 
delta declinatione del Sole, o della diuifione del circolo detto monachus,fi pojjono fkre tutti i dia
metrí di grado in grado, o di cinque in cinque,o di diecí in dieci, come pin cí piacerd,di tutti i cir
coli & girí del Solé quando egíi é nellepartí de ifegní.uero é, che per non fare conf 'ufionedimol 
te linee d feruíremo di quattro díametri,cioé delVequinottiale, del trópico uerfo Upólo difopra* 
& del diámetro del Toro puré uerfo i l polo, & del diámetro del Sa^íttario difotto; perche la. 
vagionedimo fardlaiflejfaconlara^ionedeltaltro, comediro di fotto. fiano adunque fopra i 
predetti dtamem tirati i femicircoliffi che i centrí loro fiano la done detti diametrí tagl'ano Caj-, 
¡e deLmondoyla dme e s. fard íl centro del femicircolofatto fopra f g. & t. fard i l cen
tro e Jern'c!rcolo fatto fopra i l diámetro q r. & quefti fono i circoli, & i diametrí communi 
ad ogm analemna. ma perche fono diuerfe inclinationí del cielo, pero uolendofare lo Unalem-
™aPclr m* inclmatione del cielo.bífo^na porui degli altri circoli,come é il uerticalc&l'onxon-
te. acbe comefihabbia a fare diró qui fotto. Eglí bifogna adunque fapere la alteara del polo a 
quei iuogo,per loqualefi ha da fare l'horologio, come fe mi uogliamo fare imhorologioper fer-
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rci alia hiclinatione di ^inetia, hifogna fipere quanto fe te lena i l polo3& numerare 'la detta 
a l t era dal punto b. che é Upólo di foprauerfo i l punto d. & f a r punto nelmeridianOi doue 
é la lettera x. che tantigradiapmito f i leua Upólo alia detta inclinatione, che fonográdiqua 
ranta cinque, tirapoidal punto x per lo centro e, alia parte oppofladoue é la lettera y. i l 
diámetro deirorizontc, ilquale fará x & y. Siapoitiratoil diámetro del uerticale>che tagli 
i l diámetro deWoriente ad angulidr i t t iy& fia quello i ^ e & . finito queflo bifogna tirarefo~ 
p r a i diametri de i detti circoli ofemicircoli linee dritte ad anguligiufti, la doue i detti diametri 
tagliano fori^onte, perche itúfono i tagli communi deWorixonte,& di quelleportionidi circoliy 
& dimofiranoquanta parte di quelli circoliftiafopra l'orixpnte & quanta difotto.fta adunque 

fegnato i , la doue i l diámetro f g. taglia horizonte.& 4 la doueil diámetro K l taglia 
l,orixonte)& 6 finalmente la doue 
i l diámetro q r taglia l'orixonte. 
et da i dettipunti 2 . 4. ófíano tí
ratele linee ad angiiligiujiifopra i 
loro diametri,fin cheperuenghino a l 
le circonferenxe ciafeuna del fuo cir 
coló corrijpondente.pero 1. 2 . ca
dera fopra i l diámetro f s g . & AI 
3 caderdfoprail diámetro K t L 
& finalmente 5. 6. cadera fopra 
i l diámetro q u r . quefti adunque 
fono i communi tagli di quelli circo-
l i , & delVorizonte. Et fe imaginere*-
moilfemicircolo g i f intierocir-
colo 5 egü ci rapprefentera tutto il 
circolo del trópico del cancro. & la 
linea 1. 2 . diuenteraparte dell'o-
rixpnte, ^ l 'altra parte andera a 
tronar la circonferenza del detto 
circolo, f íchetut ta queüa portione 
di quel circolo, che fard fopra la det 
ta linea s'mtenderd effkr fopra ror i 
ente come daW i. ad f . & dalC 
f all'altro capo deüa linea 1. 2 . 
la doue ella é tagliata dal detto cir
colo del Cancro,(¿r quellaparte,che 

fdrddi fottOiintenderdeJferfottotorixonte,comeédaüa i al g. di modo che i. fard i l ter
mine deüa parte di fopra,& della parte difotto horizonte, di quel femicircolo. & f e la linea 1. 
2. fardprolmgata alia erreonferen^a intiera del detto circolo,laparte dag al taglio deüa det
ta linea con la circonfersnza dimoflrerd i l reflante di quello,che é fotto lori^onte, come poco da 
poicifardmanifefio. fimils confiderationefifa fopra i l diámetro K t l . & fopra i l diámetro 
q u r. perche le portioni di quelli fe?7iicircolici fono manifefle dal taglio di quelle linee dritte, 
che cadeno fopra i detti diametri. Tigliamo adunque in altro luogo i l circolo fntto fopra i l dia -
metro f s g. & fia i f J g- &f i a i dalla defira, f di fopra, 7. dalla finifira, & g* 
di fotto.&rijpondi la i. al Leuante,& 7. a Vonentefhora é neceffario fapere che hore tu 
uuoifcgnare nello horologio,ole antichc,o le aftronomiche,odaltre, perche diuerfamente par
tir ai i l detto circolo,fecendo la diuerfud della forte dclle hore, che uuoifare. lo darb tefjempio 
ordinatamenté di tutte leforti dihore, & prima dclle antiche,lequali eranododiciinognigior-

no. 
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T)-ulder ai ad^mue la portione del circolo del trópico compre fu da i f J fopr a l'or impute 
^ j ^ ^ í í t e ^ & f i i f t t ^ e n t e laportione i g 7 indodici purúeguali & mi punto, u 
r 12 & tinto di fopra i quanto di¡ottoriellapriyna diuiftone fcgM 1 \ . nella fie onda 
o^nelúter^a 9. nellaqmrta, 8. nella quinta. 7. neila Jeña,ladouefono le letttre. f. 

SÉ ¿.'.nellafettima ncüa ottaua 4. nella nona 3. neila decima i . nella undécima, i . 
¿r a qu'efto modo hauerai partito leportionidelcircolo del trópico , né t i deue mouere, che la 
portione 1 ? 7 ¿ a éfotto ^ori^onte, cifema per la dinifione^ del minor giorno } perche fe la 
conftdererai come portione del trópico del Capricornoyuederai la diuiftone ej]ergmj¡a,pcrchela 
portione della notte della efiate éftmile alia portione del giorno del uerno. con. fimile ratone p-o-
traitrarre dallo^nalemmaicworliintieridei fegnhS' diuiderli come baifattoil c/rcolo del 
Trapico» & uederai in ognifegno quanto fia lungo ilgiorno,fe uorraifegnare altra forte di hore* 
che kanticheycomeft uedera di fotto. Diuifo adunque i l circolo del trópico al modo fopradet-
to.hijogna da ciafema dinifwnefktta nella circonferen^a fur cadere linee ad anguli drittifopra. 
i l diámetro, f g. per dimoñrare anche i tagli delle portwni delle hore nel piano . pero da 1 {. 
<¿r 1. cadera una linea al diámetro f g. neipunti 11. & 1. & da 10 & 1. mead*, 
rdunaltra neípunti 10 & i . corrifiondenti. & cofi di mano in mam fin chefárd partito 
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ildiámetro f nellefue portioni.& quejlonorihmcmo uolutofareneüolAnalemmapernon 
confondere con la moltitudme delle linee. Hora hif igna cauare dallo ^Analemma le alteTge del 
Solé in ogni hora per [apere le lunghez^e delle ombre. Tiglia dallo ^ínalemma i l meridiano a 
b c d. (¿ril diatnctro del trópico f g. partito fecondo le diuifionidella figura precedente fe-
g n a t a O. &l,Grixpnte x e y. nel modo-, cheeglifilanello jLnalemma. & f a pagare per le 
diMifioni del diámetro del trópico del Cancro linee egualmentc diñantiall'ori'Tgnte x e y. che 
da una parte tocchino l a circonferenza del meridiano,<¿r dall'altra i l diámetro del trópico f gt 
fegnapoinel meridiano a b c d. i m m e r i riportati dal diámetro del tropicoj n . 10. 9. 
8̂ . 7. (5. 5. 4. 5. 2 . i . tantodifopra quanto difottol'ori^onte.efyedita qucñadiuifione 
determinerai lalungheiga delGnomoneJ& quellaponeraidifottodal centro e. douesmten
de ejjer l a punta del Cnomone->al punto q¿ doue sintende,che fia i l piede del Gnomoncnel diá
metro che é i l diámetro del uerticale Ai modo che l a lungheT^t d e ü o ñile fia e %, & 
p e r Lo punto s£ /hraipaff'are la linea del piano fopra l a quale fia i l Gnomone y & f i a quella T. 
Z. F . per tirare adunque l a lungheTga delle ombre bifogna tirare le linee dalle hcre fegnatc 
nel meridianoychepaffinoperla cima del Gnomone > doue i la lettera e . & peruenghino a l i a 
linea del piano T. Z. V. & le lunghe7^e d.elle ombre fimifurano dal punto ^ che é i l p i e -
di del Gnomone fopra l a linea del piano, corneuedi quiapprejjofegnato.&il diámetro deluer-
ticale fegna n e ü a linea del piano l'ombra delia feña hora,che é l 'hora del mexo dl.pohche egli fi 
h a ritrouato lelunghefge delle ombre del trópico del cancro» con l a iñejja ragione fi piglieran-
110 le lunghe^e delle ombre fktte quando i l Solé é n e l trópico del Capricorna.perche eglifi tra
sporta l a lunghe^xa del Gnomone dalla lettera e fopra i l uerticale, & anche fi trafporta l a l i 
nea del piano fopra laquale fifitnm cadere le linee delle hore fegnatefcpra i l meridiano,neüa par
te difotto l'ori'zvnte.fia adunqua e la lunghe^ga del Gnomone e ^ pofla nel diámetro del 
uerticale & fia t i r a t a la. linea del piano S I{ Q¿4 & dallipunti delle hore fegnate nel 
meridiano fottoTori^onte x e r . fianotirate Imeê chepafsmo per lo centro e. & peruen-
ghinonelta linea delpiano S \ Q .̂ & fianofegnati i numeri ccrrijpondenti alie hore fegnate 
n e l meridiano,& aqueño modo fi haueranno le hngheT^e delle ombrefutte nells hore del uer-
m* & qudii fono gliangulifittti di linee dritte dal uenicale,che. fi mmüfacome hauemo detto: 
perche ilraqgio del Solé dánel diámetro del uerticale* che éi l Gnomone, (fi-fkche. i l Gnomone 
getta l'ombre fepra i l piano delihorologioCi re¡ia hora a determinare Careo ori^ontale, 'cioé 
la latitudinedeWomhrayilche fifhaqneño modo. Trimaperfuggire la confufione delle linee. '.fijna qr.eño modo. Trimaperfugg, 
jarai i l circolo a b c d. come dífopray nelquale uiponerai ü diámetro del uerticale > T^c 
& • Porixonte x e y. i l diámetro dd trópico f g. twi le fue ámifiomprefe dalla figura fegna 
td* O. &poifhrai cadere dalle diídfiomdd detto diámetro del trópico f .g. linee egualmente 
éfrmti al diámetro del uerticale e & . fin Jotra torhonte x e y. doue noterai i nume-
ficorri(pondtntÍ£t.i numeri delle hore fegnate nel diamé re del trópico; & quejie linee peruenghi-
m alia circonferenxa del Meridiano .fomito quejlo anderai, aila figura fegnata O, doue fono le 
iiuifioni di tuno i l trópico, & comincia dalle undiei fegnate neüa circonferen%a >&pofio un pie 
M: detcompafo neUé undiei fegnate nella circonferen^a del trópico allargatofin alie undiei fegna 
to fopra i l diámetro di detto trópico riportemiquefial:mg!je^a nella figura figuente fopra la t i -
ue^(kUeundiei^teponatd»mped&deí^m^»0>^éSfmtú fesfáito 11. & i . neÜ'Ori-
•̂ ontc x e y. fr^altrofppm la dettalinea delle u t k i c i n e l t ^ n . Si-
milmentepiglia dalla figura O. laiunghe^adelk linea ddle 10. ' t r ipár ta la m quefta figu
ra fopra la linea feg'íiata: 10. ó" donetermina rfgna 10. &parímenteriporterai 'tme i é f í ^ 
nee delle horefattendia figura O. in quefia , f guando come hai fatto delle i i , & 1. & 
delle i c . 2. &:c¡uefíofarm tanto di fopra quanto (Üfotto VOrixonte, perche ci feruira a 
^iarchiOrixontali delle hore del uerno - Hora hifogna ritrouaregli archi Orixontali, i l chefa-
zaiaquefiomodo. Toni la riga nel centro e. & nel' punto 11. & 1. fopra la linea delle 
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tmdíd y & una * & 0̂1'16 ê a M Meridiano fa p u n t o 11. & i . qucflo fara Vareo Orixon 
talecomprefo dallacirconferen^a n . SimilmentepigliaíarcoOrixontale dclledieci. & 
delledueponendolarigafopra ileentro e. & fopra i pmti 10, & 2. della linea 10. & 
z. & done la rigatagliail Meridiano fegna 10. & 2. perche l'arco comprefo tra r* & 
10. & 2. étañoOrixpntaledelle 10. &delle 2. confmileordinepiglieraigli archiOri 
Xontali delle altre hore,&gli noterai fopra i l Meridiano come haifatto dellc 11. & \ . & del 
le 1 0 . & i * quejiiarchifom compreft tra VOrilontefermo^ilFerticalcmobile, come ho 
detto, &fonoleckconferen7$ichecomprendenogU angidi fatti da due piani,cioé dal Ver-
ticale mohile y & dal fermo , come ci é manifefio per le cofe dette di f o p r a . Efpedite 
tutte quefte cofe , egli f i uenira alia fabrica deUhorologio in quejio modo . Farai un 
circolo della grandezga del Meridiano gia pojlo neüo ^Analemma , & fia quello a b e 
d. inqnejio circolo i l diámetro h c. ci ferue per la linea Meridiana . & i l diámetro a d. 
ci femé per la linea del piano. ma bifogna tirare quefla linea del piano oceulta. Sia i l centro e. 
done la linea del piano taglia la Meridiana y & done s'imagina, che fia ti Gnomone. piglia poi 
ladiflan^a, cheé dalpmto alie undicinel Meridiano nella figura antecedente fegnata L & 
riport ala dal punto d. uerfoil punto c. nel punto H . & tira poi dal centro a. al punto H . 
m a linea oceulta. Símilmente riporterai la detta diflan^a dal punto a. uerfoil punto c. nel 
punto M . Qnefie diflanxe d U . & a M.fonogliarchi Onxontalidella undecimaiCt deüaprima 
hora ¡ f i c h e d H. édelUmidecimay & a M . delkprima.VigliapoilalungheTgadeWombra 
della undécima hora daüa figura douefeguafli le lunghe^delle hore dal punto fopra la l i 
nea del piano uerfoil punto T. a l punto 11. &riportala nell'horologio dal centro e. fopra 
le linee eH, & eM. & fegna 11. & r . Tiglia poi lo arco Ori^ontak delle 1 0 . ¿r del 
le i . dalla figura precedente dalpunto 2. al punto 10. & riportala neWhorologio fotto i l 
punto d. dall'maparte, &fottoilpunto a. dalTaltrane ipunti is^O. a i quali dal centro 
e. tirerai le linee eTs(. & eO. QHiuiglijpatij ,chefono da Tŝ d. & d a 0. ad a. fono gli 
archi Orixpntali diquellehorecioé delle 10. & delle 2. Vigliapoi la lungheTga, deWombm 
delle 10. & delle 2. dalla fopra pofia figura 0« &riportala dal centro e. fopra le dette l i 
nee elS .̂ & eo. & ne i punti doue termina la lungheTgadeü 'ombre fegna fopra la e-Tf* 
10. (¿r foprala eo, 2. con firmleragioneprocederainel poneré le altre hore , & dialtriar-
chi Orixpntali, & le altre lunghex^e delle hore, & uederai riufcire la linea deüa hipérbole fe le 
gherai tutti qu e punt i con una linea . l l fimile fifaa poneré g l i archi 0 ri%ontali delle hore del-
taltr o trópico, cioédel Capricorno .perche anche quellifipigliano dalla antecedente figura I . . 
con le diftan^e dal punto 2 . alie hore fegnate daÜa deflra del taglio commme dell'Oriente 
& delpiano come uedi. & a quejio modo nella parte contraria t i riufcira la linea hipérbole 
oppofla a quella, chefacejii neüe hore del Cancro. & fegnata che l hauerai con i fuoi punti»o 
numeri tirerai le linee da una hipérbole allaltra, <¿r a quefto modo hauerai fegnato Ihorologio 
con le hore de gli antichi, come nella figura F, , uederai . & fe uotrai por ui le hiperbolefatte 
da gli altrifegni, & hore, lo farai con la ijlejfa ragione . & fempre l'eqUinottiale t i porger a una 
linea dritta, la quale fara tanto diflante dal Gnomone, quanto jara longa lombra equinottiale 
f u l me%o d i fopra la linea delpiano. ma in quefla eleuatione di polo alia inciinatione di Finetia 
la linea equinottiale fard tanto diflante dal Gnomone, quanto d alto i l Gnomone . lo ho uoluto 
poneré tanti circoli feparatamenteper dimoflrare fen^a confufione comefi fa lo *Jnalemma fini
to y dal qualefi cana la ragione, & lapratica difare l'horologio. Vero fe uuoifare lo .Analem 
ma intieroy difegnerai folamente in qualche materia foda o pietra , o legno, o rame quelli circo
l i , chefirichiedeno in ogni^ánalemma, come éil Meridiano y i diametri di tutti iparaüeli xcioé 
de 1 trepici, & de gli altrifegni, col diámetro deüo equinottiale, & poiuolendofare Ihorologio' 
a qudla inciinatione di cielo y che tipiaceyfarail'Ori%ontey& i l Ferticale v&lediuifionifídel 
le altere del Solé, come degliarchiOriT^ntalidimodOychefipoJfinokmr uiaypoichatih 

uerni 



l i t K o 

• \ 

-> 

• 



uerai feruito, & uferai ogni diligenxa. dilriportare le linee dallo jíndemma aWlmologio chefai. 
ma pin imptreraipraticando, & confiderando le cofe dette , che altri poffino con parole defcrim 
re Conftmi%lianti ragioni defcriueraigli horologi con le altrc maniere di hore . come uedi nelíc 
fottofcrlttefigure. & queflo fia detto a hajianTg degli horologifatti nel piano egualmente diflan 
teallOrixonte. La figura V. e per l'horologio dalle hore degli antichi T. E. F. per le ho
re dalme^o di. G. l'horologio con le hore dal mexo di. I I . L, K. per lo horologio con le ha-
re da ll'oc cafo. M . l'horologio daU'occafo , 

t 

norafidimoflreü come dallo ̂ nalemmafi caua ilmodo difkre gli horolonne ipiani Vertí 

T n m a C Í o d f U f in ̂ i a m >che « t r ú c a l e , ri^arde-
^ioalm^odi)&alset temrime. Si come adunque nel defcriueregli horologi ne ipiani 
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erualmentediftanüciftamofermto di duedrconfcren^jpcrfaperet&la lunghetga delleom-
bre, & la largheiga Ori^ontalc; cofi ndla defcrittiom degli horologifattinelpiano yerticale 
ciferuiremodiduedtrecirconferenzeilumdeüequdicidhm lalteiga del Solé in ogni 
horafopra il detto piano, dalla qualefi conofcerd la lungheiga delle omhrefatte dal Gnomone ¡ 
& pero é detta circonferen^a horaria . taltra ciferuira per la larghtiga deWomhra, cióé per 
la.iíftan%a del Verticale.da quejie circonferenxe adunque ft tragge i l modo di tirare le linee ne i 
mam degli horologi, che altro non é, che defcriuere Khorologio. le circonferenxe adunque det-
te horarie, fi cauano dal Meridiano mobile a queño modo. & prima nello equinottiale. Sia'adun 
que abgd. fopra l centro e. fiche ab. fia i l taglio commune del Meridiano i&deÜ'Ori^on 
te , & gd. fia i l diámetro del Fertic ale & ^eh, i l diámetro dello equinottiale , & fia t 
una dellequartedeüo equinottiale, che éfopra l'Ori^onte . Sia poi partita la detta quarta t 
7. in feiparti egnali, che fono le diuiftonideüe hore equinottiali, perche una fola quarta cipuo 
bafiare.cadino poi fopra i l diámetro dello equinottiale da ciafeuna diuifione delta quarta t ^ 
le linee, che diuideramo ilfemidiametro zj?, & fiano tutte quelle linee nótate K 1. hora per 
fapere le circonferenxe, ogli archi delle hore, per conofeere quanto fia alto il Sole] ogni horafo-
prailpiano Ferticale,acciocheeglifi poffa conofeere la lungheiga delle ombre, bifogna de i 
punti fegnati L. tirare linee egualmente diflanti al diámetro del uerticale ged. fin alia circón 
feren^a del Meridianocomprefa dallelettere g i . &doue termineranno quelle linee,fideuepo 
nere i numeri deüe hore, che per effempio qui nótate fono fecondo le hore*degli antichi i r . i o. 
9. 8. 7. 6. alie quali rijpondeno 1. 2. 3. 4. 5- & l ~ ' poi é pofto al punto g. del 
Verticale. hora l'arco, che é dal punto g. alia undécima, & alia prima hora dimoflra Valte^ 
7¿i del Solé fopra ilpiano ged» del Verticale, alia undécima, ¡¿ralla prima hora. Similmen-
te l'arco da alia decima, <¿r alia fecoyidahoradimoflraraltej^a del Solé, a quella hora fo
pra i l Verticale. & fimil modo intenderai del reflante. haueraigU archi ouero le circonferen 
Xe horarie, che t i dimoftreranno faltexga del Solé d'hora in hora fopra i l piano del Verticale, 
quando i l Solé e nello equinottiale. & fe uorraifegnare altre forti cChore ti potraiferuire ponen-
do in luogo delle hore degli antichi, quelle, che t ipiaceranno. Terche tiferuira la ifleffa diuifio
ne , effendo , che tutte leforti d'hore sincontranofu í equinottiale. Si che fe t i piaceranno l ho
re dal mexo di nota fopra g. 6. fopra 11, & 1. & 7- fopra x c . & i . 4. & 8. 
fopra 9. & 3. 3. ¿ - 9 . fopra 4 ^ 8 . 2. 1 0 . fopra 5. ¿1-7. 1. & 11. (¿rfopra 
i . 11. cheéilmexo á i . SeucrraileItaliane,fopra g. nota 24. <¿ruafeguendo 2 3. 22. 
21. ; o . 1 9 . & j o. fopra x» & r ¡tornando fegner ai 17. 1 6 . 15. 14. 13 . i z . & 
feuorrailehoredalnafccrdelSole. Segnerai fopra g. 12. &feguitando 1. 2. 5. 4. 5. 
6 . ntvrneraiadietro 7. 8. 9 . 1 0 . u f 12. fatt o queflo,tirer ai la linea del piano Verti
cale, che fia nm. che tagli la linea ab. in o. tanto lomaría dal punto o. quanto porta la 

ra 
ghex^e deüe ombre. 

Hora per ritrouaregli archi Verticali cioé le circonferenxe, che dimoflrano le larghexxe del 
le omhre fopra i l piano Verticale, bifogna tirare da i punti L. linee egualmente diftanti al diá
metro aeb í che cafchinoadangulidrittifcprail diámetro del Verticale g ed. ne i punti p h. 
érperuenghino alia circonferenxa del Meridiano . Et poi poneré un p k é M compajfo ne i pun
ti L. &l'altro ndü punti K. & riport are quelle lunghex^e aduna aduna fopra le linee tra-
uerf-fegnate p. ponendo l'un piedeneüi punti p. & l'altro fopra le dette linee: & doue termi 
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altrofe^no :farai in unaltro luogo il circolo ag b d. mi centro e, done i diametri medefmii ci 
firmno come nella precedente figura. Simo poitirati i diametri dcitropici t u. x y. fopra 
i quali fiano tirati i femicircoli come nello tAnalemma. & fatte le diuifwm fecondo le jorti úeüe 
hore, come di fopra sé detto, si nelle circonferenxe, come ne i\ diametri: Sia fimilmente, come 
toco auanti tirata la linea del piano uer tic ale m o n. (¿rcominciatnodalfernicircolo del tro-
pico del Capricorno x y. done le linee delle hore antichefono fegnate con i numeri loro i . ; * 
3. 4. ¿. .6. & diritornoj. S. 9. 10. 11. 12. & i l taglio^eWOriTgnte y & del detto 
trópico éfegnato t K. fiapofloadunijue l'unpiede delcompajfofopra ilpunto k. ^ allarga-
toTaltro al punto t, & l a l a r g h e 7 g a f i a r i p o r t a t a d a l p i i n t o K. fopra i l Meridiano al punto 
t. fia poifatto centro K. & ¡patio k. 1, riportatoquello fopra i l Meridiano, fiando 
fermo il compajfo nelpunto K. &fiafegnato i r . & r. perche quefio é larco horario delta, 
undécima, &deUa prima hora. & tanto éil Solé alto foprailFerticale g d. quanto é Parco 
g n . & fimilmente pofio l'un pkdenel punto k. &l'altronellahora 10. & z, &r ipor 
tataquellalarghex^nelMeridiano, comeiéfatto,fi fegnerd 10. & 2. & tanto fard la. 
circonferenT â horaria, fopra i l detto piano, quantoé da g. a 10. & i . con quefio modo pi~ 
glierai le circonferenxe horarie delle altre hore,&le riporterai nel Meridiano.&dalle dette hore 
fegnate nd Meridiano fkraipajfare le linee per lo centro e. & quelle t i daranno le larghe% êJ 
delle ombre di queüe hore fopra ilpiano del uerticale m o n. Hora ifpedite le circonferenxe ho 
rarie feguitano le uerticali, le qualifipigliano in queflo modo. Taffino per lipuntifegnaticon la 
leu era i . linee egualmente diftanti al diámetro a e b, che cadino adanguligiufti fopra i l dio. 
metro g e d. neipimti p. & pmienghino aUacirconferenTg del Meridiano . &fiano ripor 
tateleliinghexge 1. 11. & 1. 1, i o , & 2. 1. 5?. & 3. 1. 8. 1. 7. 5. 
fopra le dette linee dallipuntijegnati p. corrifi)ondenti,&fcgnaticonla lettera f. da i quali 
& dal centro e. fitireranno le linee aüa circonferen^a, doue fi fegnerd con la lettera t* & 
quelli archi, chejar amo comprefi tra la lettera g. & la lettera t, faranno le circonferenxe 
uerticali, che dimofireranno le larghexge deWombre ogni hora fopra i l piano uerticale. con fmii 
le modo, & uia riporterai dal femicircolo r tu del trópico del Cancro le circonferenxe horariey 
& uerticali pigliando le lunghexge , & l e larghexxe delle omhre, & poi difeenderai al difegna-
redell'horologio nel piano del uerticale con le hore antiche, i l che furai in quefto modo .fiirai i l 
circolo a b c d. che rapprefenti i l piano uerticale a b. & i l centro fia e. & i dametri 
a c b d. di modo, che a. fia aW occidente, b. & c. alX oriente .Siapoiprefa dalla figura, 
l . ladifianxa o i . &riportatainquella figura dal punto e. uerfoil b. fopra la linea e b, 
nel punto f. per lo quale fia tirata una linea egualmente difiante al diámet ro a e t . & fía 
quella linea g f h. la quale ciferueper lo diámetro delloequinottiale. Tiglia poi dalla detta 
figura I . gli archi ouerolebajfe^xe delle ombre, & riportale dal centro e. alia detta linea 
g f h, ouero le circonferenxe uerticali di qua & di la dal punto d, & quelle linee, che ueni 
rannodalpmto o. aliacirconferenxapreftdiqua, & diladalpunto d. taglieranno fequi 
nottialenetpunti emuenienti alie hore fue: auuertendo, che bifogna tirare le dette linee oceulte 
&J0lo fignare ipuntimanifcfiineüoequinottiale, Hora per fegnare le hore ne gli altri circoli 
eqmdijtanti, pigli eral prima le circonferenxe uerticali dalla jiguraprecedente 11. del trópico del 

apricorno alpunt o g . & l e riporterai da quefla nella circonferenxa di qua & di la dal punto d, 
<&tirerai le linee oceulte dal punto e. alia circonferenxa detta ne i pmti di qua di la,dcd 
^ ' í h 0 / ' '&'f0Praelue^ dal punto e. riporterai le lunghex^e delle ombre in ciafcün hora cor 
rjlpondente .<&fhraiifuoipunti. dalliquali,per lipuntifegnatinello equinottialétircraiíe linee 
e le hore neljuo horologio fisalia circonferenxa > eccetto quelle , che Jaranno termínate dalla H 
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vea del Cancro, laquale ft fu con la lunghtx^a dcllc omhrc tratta dalla figura 11. fecondo che 

f i c detto, & a quefto modo fopra la linea del mexo difegnerai 6. dalla finiftra 5. 4. 5. i * 
& 1. & dalla deftra 7. 8. 9. 10. 11. 12. & quefto horologio faranel piano del uerti-
cale, che guarda al mexo di.Et perche la ftate i l Solepaffa i termini di Leuante et rPonentei&ua 
uerfo traynontana. pero bifo^nerd nel piano del uerticale, che guarda tramontana fegnare queUe 
hore, che ui uanno, che [aramio la prima, & la feconda,la mattina,& la undecima,&la décima 
la [era. i l che fhrai con lo ahito del Meridiano. Tercioche fe tirerai a lungo la linea della hiperbo 
k , che lega infierne i termini delle hore del Capricorno, & fmilmente tirerai in lungo le linee della 
undécima, & della prima della decima, & della feconda,hora tu hauerai deferitto le hore 3 che 
uanno alia parte Settentrionale nell'horologio fatto nel piano del uerticale. & con lo ijiejfo ordi-
ne furaigli altri horologi uerticali con le hore a tuo placeré , comepralicando auuertiraimeglio 
di qwtfi&y chefipm mfegnar con par ole ytir ando le linee delle hore, che fono uerfo i l Settentrione, 
neWhorologio Settentrionale. & le Meridiane nel Meridiano. le figure delle qualifonoquifotto 
pojie . Sentendociintutti la figura 1. perche in tutte le forti di hore ciferue la iftejfadiuifwne 
dello equinottiale. 

Gli horologi fatti nel piano del Meridiano fi pigliano dallo jínalemma come gli altri ; & per-' 
che l'oificio del Meridiano é difeparare la parte di Leuante, dalla parte di Tonente y pero anche 
di quefti horologi Puno riguardera a Leuante, & l'altro a Tonente. Et per fargli ci feruiramo 
due circonferenxe, dtlle quali fuña ( come hauemo detto ) ci moftrera ralpe^a del Solé fopra i l 
piano del Meridian o > dal che fi caueranno le lunghe^^e delle omhre, L'altra ci moftrera le lar 
ghe^je delle omhre y fecondo te diftan^e del Solé y dal detto piano • & quesla circonferen^a fi 
chiamera Meridiana, Aquella fecondo gli antichi fepartita in noftra lingua, & effemoria in 
Greco > quaft di feiparti, fecondo feifitiy che ha fOri^onte mobilerijpetto alie hore de gli antichi, 
Sia adunquefhtta la diuifione de i tropici, come nello ̂ Analemma sí de ifemicircoli, come de i dia 
mttri : & leportioni deüehore ne ifemicircoli fiano con i numeri delle hore de gli antichi nota* 
te» Sia itfemicircolo del Capricorno difottofegnato x y, &ilfemicir coló del Cancro di fopra» 
fegnato 7^ & . et la done fopra i diametri de ifemicircoli terminano le linee delle hore fiapofto n, 
Terfapere admque le circonferenxe Meridiane per la larghe%^a delle ombreybifogna tirare linee 
dal centro e. che paffino per lipunti n. &periienghmo aüa circonferenxa del Meridiano a 
h c d. come per effempio tirerai mía linea occulta dalcentro e. che pafti per lo primo punto 
», deÜa linea delle hore prima, &unckcima * & che periíenghialUcirconfa^ al punto 0. 
tarcaadímque,(¿rlacirconferenxa a 0. él'arco y & la cinonferenxa Meridiana deüapri-
m a , & della undécima hora. Símilmente fe dal centro e. per lo punto del fecondo n. che é 
deWbora dtdma<&fecondaypaffcra una Urna fin allay circonferen^a d punto i* la circo nfe-
vewxa. a i . ciferuiraperla dijhnxay&perk latitudine deWombra della décima , & della 
fevon.la hora. J i queftomodo fi caueranno le circonferenxe d*hora m horay& a u. fard la 
circonferenxaMeridima. delle hore terxay& nona, a l . delle hore quartay & ottaua, a r, 
édle hore quinta & fe t tima.. Ma lafefla hora,. che é l'hora Meridiana,non cade fopra quel pia
no y perche e i l piano iflefo. Ma gli archi,. & le circonferenre fepartite, per la altex^a del So 
le, &lur¡ghex^a delle ombrefi pigliano in quefto modo. Sia "centro i l primo n. & Jpatio n. 
11. 1., &ftandoferlmilpiededelcompajfo nel centro n. fiauoltato íaltro piede fopra i l 
Meridiano & fatto pmto> i r . u la circonferenxa, che fard tra t i . 1. & lo punto 0. 
fard la circonferenxa fepartita delle hore prima, & undécima .pofto poi i l centro nel fecondo n, 
&ifpatia n. 10. z . fiando fermoil piede nel punto n. &uoltato V'altro y fia fegnato fopra l 
Meridiano 10. 2. & la circonferenxa comprefa tra 10. 2.. ¡¿r ilpunto e. fard Parco del-
talhxja deis ole fopra detto piano. confmile uia fi piglieranno le circonferenxe fepartite delle 
direhoreysi nel trópico del Capricorno difotto, come nel trópico del Cancro di fopra, come uedi 
neilafigurafegnata j L . & per accommodare neWhorologio ledette circonferenxe , & per fug-

gire 



7 



! 

4, , L L . B l i , 0 

gir c U confHftone,eglifi faralá figura fegnata B. Sia adimquefatlo itcircolo 0 p q n. che 
rapprefentiilMeridiano}&fiapartitoinqmttroquarteper due diametri o n. , & p q . fia 
prefo nel diámetro p q- la lungheTga del Gnomonc y che uuoi dal punto e. a l punto t , sidi 

fotto come di fopra, & pafiino per l i punti t. linee egualmente difianti al diámetro o n, che 
ftano r t f. queftefeméno per lipiani,{opraliqualififlendenoleombre,perponeré adunquele 
ImgbeTgedelleombred'horainhorafopraidettipiani, piglierai dalla figura A . le circonfe-
renTg fepartitedelle hore , & le riporteraiiiella figura B. quelle del trópico del Cancro neüa 
quarta n p. dalpunto n. & quelle del trópico del Capricorno neüa quarta n q . dal punto 
w. nqterai i numeri delle hore rijpondenti, da i quali tirerai le linee per lo centro e. fin a l pía 
nooppoflo r t f. doue quelle del Cancro faramo ¡egnate foprald[linea r f t . d i f o t t O i & , 
quelítí del Capricorno neüa linea r f t . difoprail diámetro o e n. Volendopoifare Iborolo 
giojcheguarda.a Leuante>faraiilcircolofegnato C. che fia a b e d . nel centro e. & i d i a 
metriftano a c. cbmmune taglio di ejfio Meridiano , & deWOrironte, & b d . communeta 

'glio di ejfo Meridiano, & del uerticale,fi che i l punto a . fia mito a l mexpdi , & i l punto c. 
át Settetitrione. dapoifia tirato un altro diámetro traía quarta a d. che fia f g. commune 
taglio detlo equinottiale 3 <¿r del Meridiano . i l qual diámetro fia tanto alto fopra ilpunto a, 
quanto tequinottialepojio nellolAnale7nma fopra ^ Oriente. In quefla figura fegnata C . tu 
dei riportare gli archt ouero le circonferenxe Meridiane, ¿ r prima quelle del trópico del Capri
corno a / o , a i . a l . a u. a h dal punto a. delta figura C V nella circonferen%a a f, 
& votare o i l u n, (¿rpoi quelle del trópico del Cancro c o. c i . c l . e u. c r, d a l 
punto , c. uerfo i l punto d. & notare i numeri delle hore corrífyondenti > & tutto quejlo furai 
con tetare, & linee, che fipojjino leuare . Ijpedite quefte diuifioni neüa figura C. tirerai le l i 
nee dallipimii o. i . : l . u. r. che paffino per lo centro e. nellaparteoppofla,s¡queÜedel Can 
ero, come quelle del Capricorno . & piglierai le hmghexge delle ombre dalla figura B. & le r / ~ 
porterai n ella figura C. dal centró e, nelle linee corrijpondenti alie hore, che moi traportare: 
a queflo moda farai l'horologio tirando da i punti del trópico del Cancro a i punti del trópico del 
Capricqrtlole linee delle hore, che tdglieranno il diámetro f g. -neiluoghifiíoi comeuedineUa 

\ figui-a c. Con la ifiejfa ragione fifannogli horologi nel piano Meridiano mito a Tonentej ma 
t r aportando i l tutto neíla quarta a b. <¿rfignando le hore dopo il me%o di, che fono 1 1 , i o , 
jp \B,"7 . come neüa figura D . fipuouedere. 

I \ 
lA/^Analemmaper gli horologij che riguardano a Lenantesouero a Tonente} dondeficaua 

la latitudine. 1 
B. come fi cuuano le altex^e del Solé per cauare le luttghérge deWombre • 
C. horelogio da leñante con le hore degü antichi. 
D. horologio occidentale con h hore dsgliantichi, 
E. horologio daWOriente con le hore dal mexo d i , 
F. horologio occidentale, con le hore dal me%o di. ''' 
G. horologio occidentale con le horedopo'íme^o d i . 

víí. horologio Oriéntale dalle hore delloccafo inan%i me%p d i , 

• 

i 

! 
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¿iafifom ¡IpcditigU horologifnltineUipkniddtOrixonte, del uerticale j & del Meridiano 

con fatuto delle circonfcrenxe, & degli anguli dimoJlratorLdelle lunghenge, & deüe larghe^ 
%e delle ombre: hora f i dimojirerd i l modo difkregli horplógi nel piano dello equinottiale, // che 
fara fucile i & diletteuole. Siail Meridiano a b c d, coni diametri a c. b d. che fita-
^lmo ad anguli dritthW fia a c, per lo diámetro dello equinottiakyfopra i l quale fiano i diametri: 
de%li altri circoli cgualmente dijianthcome é nello ^ínalemma.fK. i l diámetro del Cancro,& del 
Capricorno. h m. deGemelli,&delSagittario./g. i . delToroy&dellaVergine.SiafopraU 
linea e b. prefalalunghc^adelGnomoñe e (¿rper lo punto Ú pafjila linea l o. fo-
pra la quale per lo centro e. dallipunti f h g, cadino le linee g e t. h e f. f e r, fiche 
\ r . Jara la lunghe-zga deWombra y quando ti Solé faro, nel trópico del Cancro, ouero deí Capri 
corno, ^ f. ne i Gemelli,& nel Sagittario. ^ t , nel Toro, & nella Vergine. Tigliapoi dalla 
figura vé, lo jpatio ^ t. & f h il ctreolo a b c d. fopra i l centro e. dentro del quale ne 
Jnraiun'altro prefa la diflan^a ^ f. dalla figura ^A. & queüo faro, f g h i . dentro del 
quale nefkrai un'altroprefa la difianza ^ r , dalla fignra J l , & fia queüo k l m n. que-
fii tre circoli rapprefentano nel piano equinottiale i circoli de ifegni prefi nella figura A» per le 
lunghe^ge deüe ombre fatte nella linea del piano l ^ o. Siapoi diuifo i l minor circoló indue 
partidifegualij fiche la maggiore fia k / m. per laportione del Cancro, che fia fopra l1 Ori-
%onte . & la minore K n m. per la portione del Cancro, che fia fopra VOri^onte , & la 
minore k n m. per la portione del Capricorno , & tirata la linea k m . f i che g l i . 
eftremi fuoi tocchino la eftrema circonferen^a del circolo maggiore ne i punti a c. quefta l i 
nea a f k m h c. farailtagliocommmediquelpiano, &dcWOrizonte.Verfegnare adm-
qm Vhorologio ,fe tíuoilehore antiche ,partiraiciafcuna portione in dodiciparti cominciando 
dal taglio di quelpiano con l'Orizonte nel minor circolo da m. <¿r nel maggiore dal c. & l e -
gheraiipunti dtl circolo maggiore con queüt del minore. Ma fe uorrai le hore dal me%o di co-
mincia la tua diuifione dal Meridiano nel b. del circolo maggiore, & nello l . del minore. 
Et fe uuoi le hore dall'occafo comincia a partiré dal punto, c. del circolo maggiore , & dal 
punto m. delminore fi di jotto come di fopra. comefi é fatto ne gli horologi fatti nel piano 
cgualmente difiante aü'orixonte. i l riuerfo di quefio horologio ti dimofirera le hore prefe dal na~ 
fcer del Sale. & fe uolejji le hore del circolo cgualmente difiante alio Equinottiale ne i quindici 
gradi di ̂ Ariete o di Fergine, bifognerebbe poneré nella figura. A . i l diámetro di quel circolo, 
doue é la lettera. q. & dal punto . q. jñr pajfare una linea per lo centro. e, fin alia linea 
del piano l ^ o. (¿rpigliare la lunghe^a deWombra, &fhrne un ctreolo d'intorno a gli altri, 
& partirlo alio iftejjb modo,&prolungare le linee delle hore aüa fuá circonferema. & in que-
fii fopra detti horologi, nefaranno dHe>uao che riguardera al polo di fopra , i l quale épofio nel
la portione a b e . & l'altro, che riguarda al polo di fotto che époyloneüa portione a d c. 
& nell'uno & neWaltro fipone i l Gnomone ad anguli dritti nel centro e. 

Fin hora hauemo ejpofio come dallo Analemma fi cauanogli horologi, che fifunno ne ipia-
ni cgualmente difiunti a i circoli fermi, cioé orinóme, uerticale,& meridiano: feguit a, che fi di-
mofiri,come negli ifiefii piani de i circoli gia detti, che fi muoueno,fi fnnno gli horologi, che pie-
gati, ouero inclinatifi chiamano ; perche rijpetto ad alcun piano de i circoli fermi non gli fono ad 
anguli dritt i . Ecco lo efempio. L'horologio fatto fopra i l piano uerticale mqhile, rijpetto al-
forixpnte f e m ó gl i é ad anguli giufii, marijpeíto al meridiano fermo & al uerticale fermo, non 
gl i é ad anguli giítfli ifimilmente thondogio fatto fopra i l piano dell'Orinóme mobile rijpetto al 
meridiano fermo g l i e ad anguli giítfli, ma rijpetto murixorite fermo non gli cade fopra ad an
guli giu fii . Finalmente l? horologio fatto fopra i l piano del meridiano mobile, non cade ad anguli 
dritti, néfopra f orinante fermo, né fopra i l ' meridiano fermo . Conuengono tutti glt horologi 
piegattin quefio, che fono doppi.ciotfimjfonofare ne i piani oppofii, cioé di fotto & di fopra, 
diqud,&dila,&come dal dri t to,^ «talrouerfeio .primagli horologipiegatt attorixonte, & 

T dritti 
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B. Rondóle ¡me degliantichi.^ 
C. fecondo U hore degli aiironomi 

D. fecondole horc dall'orto* 
M* faotáolehoredeU'occafo* 
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dritti al meridiaño, hamo una faceta che riguarda al di fopra) & taltra al difótto»gli horolol 

gi fhtti nelpiano del uerticale mohile hamo una facciata che declina dal meridiano da una par-i 
te & l'altraj che declina daWaltra.&finalmentegli horologi fhtti nel piano dd meridiano nio. 
hile hamo ancho il dritto, & riuerfeio. Comiengono ancho tutti in quejio, che ciafeuno f i caua 
dallo*Analemma. Gliorixontalipegatifi ferueno dclle mconferen^eíche dimoflrdnole lun-
¿heige , & le larghex^é delle ombreyfi come f i ferueno gli horologi fatti nel piano egualmente 
diñante aWoriT^meMmedefmofkmogli horologi piegati\aWori^pntey & al meridiano. & i l 
medefmofannogli horologi uerticali piegati. Eglifara adunque neceffario con gli injlrumenti , 
pigliare lepiegature, ouero leinclinationi y & declinationi de ipianij fopra i quali fi haueran-
no a formare gli horologiy de i quali inflrumemi ne fono molti, che hannofiritto: ma io per non 
efjerpiu lungOy &per daré occafione aglifludiofi di affaticarfh &per lafciare ad altri le dimo-
ftrationimatematiché&imando i lettori aüo jínakmma di Tolomeo dottamente efólicato dalfo-
pradetto Cpmmandino. 

i 
tDella ragione de gli horologi, &deltufi>f$ della in-

uentione loro , & quali fie no Bati gli tn-
uentori. - Cap. J X . 

G l i fi dice, che Berofo Caldeo ri trouo rhorologio3che fi caua da un quadfa-
to , & ferue ad unainclinatione di cielo. La fcafa, ouéro lo liemifpero A r i -
í tarco Samio. i l medefimo ritrouo il Difco nel piano . la Ragna fu inuent ío-
ne di Eudoxo A í l r o n o m o , akri dicono d'Apollonio; i l Plintho,ouero i l La-

cunare, che cancho nel circo Flamminio,'di Scopa Siracufano: Parmenione fece gli ho
rologi fecondo le relationi delle iftorie:Ad ogni Clima Thcodo í io Andrea fccerogli 
horologi. Patrocle ritrouo i l Pelecino; Dioqifoporo i l Cono: Apollonio la Faretra;& al-
tre maniere trouarono i roprarcrittiJ& altri , come e i l Gonarchc,!'Engonato,& l 'Ant ibo 
reo.& cofi dalle maniere predette molt i lafciarono come fi-kaud&ro a formare gli horo
logi da uiaggio, &che fíanno appeíi. da i l ibr i de i quali , fealcuno uorrá, ( p u r é , chefi 
fappia la deferittione de gl i Analcmmi ) potra ritrouarne le deferittioni. 

Gli horologi ritrouati da gli antichi, & pofii quiui da Fitr¡mio,fi poffono imaginare da quelliy 
che intendeno bene i circoli della Jperay<¿r chefanno la ragione de gli Jínalemmi y perche poipuo 
ciafeuno accommodargli qualunque forma gli piace. Berofo ( come io flimo ) trono l'horologio 
canato in un quadrato con i circoli paralleli , & l e hore ad una eleuatione . f i come jlrifiarco 
lo fece in una me%a Jpera ¡ che noi per faregli horologi ufiamo come inftrumento, uolendofire 
gli horologi in piani diuerfí. i l difco era un uafo cauatOyritondo, ma non di fatto ritondo come é 
lo hemijpero. la tAragndy i l troncoy&gli altri horologi che fi chiamano con quefti nomiyche rap 
prefentano forme naturali, ouero artificialiy de i quali altri a i di noftri ne hanno fatto fottofor 
me difoglie d'alberi, di crociy di ftelkydi nauiy & noi di animali quadrupedi, &diuccelli,fifan-\ 
no con leragioni della eleuatione del Soley delle proportioni deWombre,&de gli archi ori^pnta-
U.diquefiiüi^Amlemmifono aluolgo afcofhfi come fono afcofpde uiríü delle ruóte y & i con-
trapeft negliiníirtmenti: ma folo fi uede difuorilo cffetto loro merauigliofo.pero V^Aragnapo-
teua effere uno hóyologioy che hauefie le linee delle hore dttrauerfatc da i circoli y che dimofraf- • 
jero l e a l t e ^ telSoley fecondo lalMnghc7Qídeirombrey& la altera del Gnomme-cernefo- i 
mgli horologi fatti nel piano dello Equinottiale pofti dl fopra fegnati B. C. D. E. i l Tlintho 
era un xoccoy ouero un tronco nel qualft fi pot eua fare in diuerfefhccie gli horologi dritti, & 
piegati. alia Faretra fimigliauanogli horologi orientali, & occidentali fatti mi piano delmri-

\ diano 

• 



^ o ^ o. 4*7 
an<>)cme hauemo áctto difopra. Tarmenionefecondo le elcuatloni del polo in diucrft parfi 

banute per rclatione diperfonconero di fcrittori acccnmodauagli hcrologiM doue ancho Tptú 
J0rl0, & Andrea fecero glihorologi miuerfali, che femumo ad ogvi inc l inat ioM-,0 clin.'jy 
chefi dica. perche ogmhorologiofermoiche fta fatto nelpiano deüo Equinottiale, o nel piano 
deWajfedel mondo alxuto, ouero abhaffato fopra la ijuarta del aireólo aüa elcuatione delpoíoy 
ouerodello equinottiale, & che fia diuifo inparti uentiquattroi ci f e r u i r a in ognipacfe. Famoft 
anche horologi per ogni clima, che fi mltano al corfo del Solé > come é quello di Giouanni Sta~ 
bio i & quello di Tietro ̂ Appiano. lo ^ínalemma di quelli é lo iflejjo con lo .Analemma di Fitr. 
con alcune a^giunte del Mmfthero & di Orontio. ma é cofa trouata dagli antichi. come é i l pía -
nisferio del ¡{oias, & le cofe del Sconero. Telecino é detto dalla forma difecure, che io crederei, 
che fu/feroglihorologi, che hamo le hiperboleycioé iparalleli de ifegni, come fonogli horologi 
fktti nel piano oriéntale, & nel piano uerticalepoftidifopra.il Cono é formato da una regar
la, che fi parte dal centro j & fi (iende nello hemijpero di fotto,fin alVeflreme declinationi de i 
tropia , & le eñrernitd di quello non terminano in alcuna oppoftafuperficie .Tuo anche efferil 
Trígono Zodiaco deferitto dal Munflero. Ma quello, che dice Fitr. Gonarche} Engonaton , <& 
jLntiboreo,penfo io -, chefujfero horologi, che hauejfero rijpetto a qualche imagine celefle, oue
ro alie partí del cielo, ouero aüa notte, che tutti pero fi pigliauano da i proprij Jínkkmrni. 
Ühorologio, che Compajfo é detto, é di quellí, che fogliono portare feco i uiandanti. le aneüa, i 
Cilindri y i quadranti, i circolipianí j fono di quellí, che]ftanno appefi, de i quali ne fono pieni i 
libri de gli horologiografi.& cofifkfine Fítru. alia materia degli horologi da Solé detta Gno~ 
monica. Voidipiu de gli antichi hauemo gli horologi da mote, o da Jpemole & quellí d'a-
renay che fono mirahilh quellí per lo ingegno dello artefice, queftiper la commodita , &fitcilitá 
loro. Cífono anche horologi da fmcofatti in lúceme, de i quali ne parla Herone, che moflrano 
le hore al confumare dettoglio. cífono ancho horologi da acqua3de i quali ragiona Fit.dicendo. 

Oltra di quefto da gli iftefsi ferittori fi fono cércate le ragioni de gli horologi da ac-
qua; 5¿ primamente da Ctefibio AleíTandrino, ilquale trouo gli fpiriti naturali, & le cofe 
da uento. Maé cofa degnajche gli ftudiofi conofehino come fiano ftate queñe cofe inue-
ftigate, & cércate. Ctefibio nacque in Aleflandria^ & fu fígliuolo d'un barbieri: eííendo 
coftui eccellente oltra gli altri d'induftriaj&r d'ingegno,diceíij che fi düettaua grandemen 
te di cofe artifíciofe; imperoche uolendojche nellabottega di fuo padre uno fpecchio 
pendeífe in modo, che quandoegli fuífetratto fuori, 8¿ ritornafíe infu,fuífe una cordi-
celia fottile afeofa, chetirafleil pefoabaífo, cofifecel'ordigno. Egli conficco fotto uno 
traue un canale di legno, & iui pofe le taglie, o girelle che íi dichino, & per lo canale con 
duflé la cordicella picciola in uno ángulo.iui fece le canne,per lequali dalla cordicclia man 
do giu una palla di piombo, dalche nacque, che il pefo andando alio in giu , per le ftret-
tezzedelle cannepremeua con la uelocitádel calare la denfitá dello aere.& fcacciando 
per la bocea delle cañuela frequentia dello aere raííodata per quella comprcfsionc nello 
apeno aere,& col toccamentojo percoífa efprimeua chiaramente il fuono. 

Era uno motólo, nel quale eranoinuolte due cordicelle per uno uerfo,i capí dellequali pen-
deuanoda maparte,& aWmode capieraappefounojpecchio,alfaltro non uera attacato al
ema cofa, ma eglifi lafeiauaper tirare, & uoltarc i l motólo, tirando adunqtte, & fuoglicndofi 
tí motólo, ancho lojpecchio tirando pefiiua, & fuolgeua l'altro capo,cofi ueniuagm,ma la-
jetando ü capo, i l motólo fi rmolgeua, & inuoltaua le cordicelle, & cofi i l pefo andana alio in 
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coraiceaajijuolgeua, & lo ¡pecdrofaUua, perche la fuá cordicella, sinuol^na . la cordicella 
aaimqueycheteneuail pefo, era condotta nafcoftme/itcper un canale dUegno M un mmlo 
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deUa bottega, che 11 pefo era in una tromba afettato di modo, che calandogiupremeualo acre, 
nclla trombai& lo aere opprefjo ufciua con impeto>&fitceuafonare la tromba. 

Hauendo adunqueCtcfibio auuertito,che dallo tirare, & dallo ícacciarc dello aere, 
nafceuano gli fpiriti, & le uoci, uíando quefti auuertimcnti come principij, fu il primo, 
cheordinaííeie machine Hidrauliche, & le efprcfsioni delle acqueda fe moucntiíi , 6¿le 
machine tratte dalla rag¡onedeldritto,6¿ delcircolarmouimento)& moltealtre manie
re di gentilczze, tra le quali egli efplico gli apparecchi de gli horologi da acqua, 

Faceua Ctefibio molte belle cofe moflo da que principij-, che gli moflró forfe i l cafo,perche ue~ 
deudo, che lo aerefcacciato, & depreflo confuono, & rumore ufciua dalle trombe in luogo aper 
to, egli con l'acque rinchiufe, & che non poteuano refpirare, faceua le machine, <¿r h cofe,che 
da fe ¡i moueuano,che autómata f i chian,ano,&gli horologi d'acqua, & rapprefentaua le uoci 
de gli uccellhinal^ana l'acqucjpremeua diuerfi liquori da una bocea [ola di uafo,&inpropor-
tione mandaua fuori i liquori,faceua anche de gli Organi. 

Primierameme Ctefibio fece uno cauo d'orojO d'una gemma forata, perche quellc co 
fe né íi confumano per la percoíTa dell'acqua, ne riceuono brutte2Ee,che le otturino. E t 
perquel cauoinfluendo l'acqua egualmente follieua un fecchicllo riuerfcio,Phello,o 
Timpanonom¡nato,nelqualépofl:auna regola,& un;Timpano, che íí uolta con denti 
eguali. quefti dcntelli fpignendo Tuno Taltro fanno fare certi picciolimouimenti, & ri-
«olgimenti. íimilmente ci fono ancho akre rególe , & altri Timpani dentati alio ifteífo 
modo, che da un mouimento forzad uoltandofi fanno effetti, & diuerfitá di mouimentí, 
ne i quali fi muouono le figurine, íi uoltano le mete, íi tirano pietruccie, ouero oua, fuo-
nano le trombe,&: íl fanno altre cofe perbellezza okra il'propofito. Inqueíle machine 
ancho ouero in una colonna, ouero in un pilaílro íi deferiuono le hore, lequali una figu
rina ufeendo dal baflo di una uerga dimoftra per tuttoil giorno,& l'aggiunta, o la ieua-
ta de i cunei ogni di,& ogni mefe forza a far le breuitáJ& le lunghezzedelle hore.Ma il rin 
chiuder dellacque, accioche íi temprino quefti ftrumenti fi fa in queílo modo. Si fanno 
due mete, una foda, & una concaua fatte al torno di modo, che una poffa entrar nell'al-
tra, & con la ifteíTa regola lo allargarfi, & lo ftrignerfi di quelle mete faccia il corfo del-
l'acqua^he uienein que uafi ogagliardo, o debile. Cofi con quede ragioni, & machi-
nationi íi compongono gli horologi all'ufo del uerno. Ma fe per l'aggiunta, per lo leua-
re de i cunci,non farannoapprouate le breuitá ,o gli accrefeimenti de igiorni, perche 
fpefio i cunei fono difettoli, egli bifognerásbrigaríiinquefto modo. Egli íi deferiuera 
attraueríb d'una colonnellale hore prefe dallo Analemma, & fondamento loro,& fi con 
ficcheranno nella colónella le linee de i meíi, facendofi quella colónella in modo, che ella 
íi poíía girare, accioche uolgendofi la colonna continuamente alia figurina, & alia uerga, 
dellaqual uerga la figurina ufeendo dimoftra l'hore, faccia le breuitá, & gli accrefeimenti 
delie hore fecondociafcunmefe. Fannofi ancho gli horologi del uerno, chedetti fono 
Anaporici, d'un'altra forre: & fi fanno con qaefte ragioni. Si difpongono le hore di uer-
ghe di rame dal centro nclla fronte difpofte dalla deferittione dello Analemma, in quella 
deferhtione fono circondati i circoli, che terminano gli fpacij de i mefi . Dricto quefte 
uirgulcíla pofto unTimpano,ncIquale fia defcrittOj&r dipinto il cielo, &ilcircolo de i 
fegni,& la deferittione di quel circoloíia figurara da i dodicifegnicelefti, dal cui centro 
e tormato lo fpatio di ciafcun fegno, uno magggiore, l'altro minore, Ma dalla parte di 
dietro a mezo il Timpanoc incluío, & ferrato un perno, che fi gira, ¿^inquelfaíll' é una 
carena molle di ramein uolca, dallaqual pende da una parte un fecchiello, PhellosjO T i m 
paño, che fidica, ilquale e alzato dall'acqua , daH'altra di egual pefo del fecchicllo c una 
faccoma di faorna . Cofi quanto il fecchielo íará follenato dall'acqiia , tanto abbafian-
dofiilcontrapefo uolgeráil perno, & il perno uoltcrá il T ímpano, il cui giro faalcuna 

uolca 
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olra ma^giorparte del circolo de i fegni, alcana uolta minore.-nellc nuolutíom fue fian 

U fnoi tempi dilegnate 1c proprietá delle hore,pcrche in ogni íegno fono i caui perfetti del 
numero de i giorni di ciafcun meíe, la cui bolla,che nc gtí hülfoídgi pare che tenga la ima 
o¡ne del Süicjdimoftragliípacii delle hore.quella bolla traportata di foro in toro tail 
corfo fuodclmcfe compiuto. Adunque fi come il Solé andando per lo fpacio deifegni 
allarga,& riftrigne i giorni, & Thore: coíi la bolla ne gli horologi per li punti contra il gi
ro del centro del Tímpano ogni giorno quandoé traportata inalcuni tempi in piu lar-
"hi,in alcuni inpiu rtretcifpacij con iterminidei mcfifale imagini delle hore,& de i 
Siorni. Mapcrla adminiíbationedeiracquajinche modo ella fi tempri alia ragione, 
cofi bifognafare. Drietoalia frontedell'horologio fiapoílo di dentro un caftello,o 
ronferua d'acqua, nelquale per una canna uadi Tacqua: quefti nel fondo habbia un cauo, 
& a qucllo fia affitto un Timpano di rame, che habbia un foro , per loquale u'cntri I'ac-
qua, che uiene dal caftello, & in quello fia un tímpano minore fatto con i cardini al tor
no con mafchio, & femina tra fe coníbetti di modo, cheil tímpano minore come un ma 
nico girandofi nel maggiore nada afiTettato , & dolcemente. Ma i l labro del tímpano 
maggiore fia fegnato con trecentofeífarttacinque punti egualmente diftanti uno dali'al-
t ro: mailminorcerchiellonell'ultima íua circonferenza habbia fitto una lenguellajla 
cui cima fi drizzi uerfo la parte de i punti j&inquel cerchiello fia temprato un foro da 
quellaparte doueTacquainfluifcenel tímpano, & conferua radminiílratione . quando 
adunque nel labro del tímpano maggiore faranno le forme de i fegni celefti, fia quello im 
mobilej&nellafommita habbia formato ilfegno del Cancro . al perpendicolo delquale, 
da bailo fia il Capricorno , dalla deftra di chi guarda la Bilancia, dalla finiftra i l fegno del 
Montone, & cofi gli altri fegni tra gli fpacij loro fiano difegnati al modo, che fi uedono 
in cielo. Adunque quando il Solc fará nel cerchiello del Capricorno, la lenguellanella 
parte del maggior tímpano toccando ogni di ciafeuno punto del Capricorno hauendo i l . 
gran pefo dell'acqua correntea piombo uelocemente per lo foro del cerchiello lo fcaccie 
ra al uafo,allhora quello riceuendo queli'acqua (perche prefto fiempie)abbreuia,& con-
tragge gli fpatij minori de i giorni & delle hore . Ma quando col quottidiano girare la 
Jenguella nel tímpano maggiore entra nello Acquario,il foro uiene a perpendicolp,& per 
lo corfo gagliardo dell'acqua é forzata piu tardamente mandarla fuori: cofi con quanto 
menuelocecorfoiluaforiceueracquaegli dilata gli fpacij delle hore. ma falendo per ¡i 
punti d'Aquario, & di Pefci come per gradi, il foro del cerchiello toccando l'ottaua par 
te del Montone prefta l'hore equinottiali all'acqua temprata, che fale. Ma dal Montone 
per gli fpacij del Toro,& de Gemelli falendo a gli altri punti del Cancro andando per lo 
toro o tímpano della ottaua parte,& da quello tornando in altezza, fi debilita di ÍOÍZQÍSC 
cofi piu tardamente ufcendoi'acquaaliunga gli fpacij con la dimora, & fale hore íolftiv 
tiaü nel fegno del Cancro. 

Fuole ritr.QhegliEquinottíjt&i Solfiitijft fheciano in ottogradi de i lor fegni}&commeia-
tamo guando il Sol entra in Capricorno. 

Ma quando egli inclina dal Cancro,& ua per Leone, & Vergine, ritornando a i punti 
della ottaua parte della Bilancia, & di grado in grado abbreuiando gli fpacij, egli accor-
cialchore, & cofiperuenendo a i punti della Bilancia, di nuouo rende l'hore equinottia-
h . Mapergh ípaeij dcllo Scorpione,&delSagittario piuprocliuementedeprimendoíi 
i l toro ritornando col girarfi alia ottaua parte del Capricorno con laceleriiá dell'acqua, 
c lie Ule e reítituito alie brcuitá delle hore brumali. Chanto piu commodamente ho po
luto m ho con dihgenzaferitto, che ragioni fiano nelle deferittioni de gli horoBgr, 8c 
tíegUapparanloro^ccioche ageuolmente fi pofsino uíhre . Refta che iodifcorVa fo-
P a ic machine,&princip¡j loro, & peroiocomincieroa feriuere di quertccofenelíc-
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«mente uolumé, accíoche fia perfetto, & finito i l corpo cmendato dcU'Archittctura. 
B Molte bejk imentionifonoftate quelle di Ctefibio,et uolcffe Iddiojche i l tempo non ce le haueffe 
néba te . J^oi ejponeremo la mente di Vitru. con quella fitcilita, & breiutd, che fi puo m cofe 
tatito difficili * Lo jlnalemma deferitto difoprafard i l modulo del nosiro horologio. piglia adm 
que la linea lacotomus h g. & queüa fiad diámetro d'unacolonella fatta giuflamente al tor
no . i l circolo de i mefi r. c. g. faralá circonferen-̂ a dellacolonneUa. queño diuiderai in i z 
parti eguali neWultima fuá circonferen%a fopra la tefla della colonella: & da ciafampunto del
ta diuifione lafckrai caderapiombo lungo la colonnella le linee fin'all'altra tefta.quefle dimderan 
no lo jiipite della colonella in dodici parti eguali deputate aglijpatíj de i dodicifegni. una di quel 
le linee, che cadera dalla tejía della linea lacotomus feruird al principio del Cancro, l'altra, che 
cadera dallaltra parte feruira al principio del Capricorno. tirata poi una linea f opra la tefla del
la colonnella in croce, alia linea lacotomus, una di quelle linee, che cadera daWuna delle tefle ci 
[emira al principio del Montone, l'altra al principio della Bilancia. ma le altre linee, che cade-
ramio da glialtripunti, ciferuiranno a iprincipij degli altri mefi, come fumo le linee tírate ne i 
cilindri. Difegnerai anche uolendo di grado in grado le linee per ognifegno al modo fopra poftos 
figliapoi dallo ̂ ínalemmalo¡patio che é dallo a. aW n, fopra l'equinottiale, & quello diuide 
mi in dodici parti eguali. I / fimilefhrai dello ¡patio dallo a aW x. & quelle p¿rti fiano tr apór
tate nella colonnella fopra le linee del Moyitone, & della Bilancia .fimilmente piglia dallo Sína-
lemmalo ¡patio, che é da y al K. &daÜo f al g. che é quello i¡leffo:> & partirailo in i z 
farti egualh& quelle traporterai dallo ^Analemma alie linee del Cancro, & del Capricorno ntl 
la colonnella: ma quelle del Cancro comincierai afegnar dal bajfo, <&• anderai cáUnfu: & quel
le del Capricorno fegnerai al contrario dal difopra al bajfo. i l fimile furai tirando nello ̂ ínalem 
ma i raggi degli altri fegni y & quella parte de i diametri y chefara fopra l'Ori^onte e a i . par 
tirai in dodici parti, & quelle traporterai nella colonnella aüe fuepropie linee. fimilmente i l re-
fiatite de i diarnetrifottoí Oriente partir ai in dodici parti y (¿r quelli traporterai y come le altre 
nella colonnella, & tutti quellipunti delle diuifionifhtte legherai con linee. quefle linee faranno 
le linee delle hore crefeentiper ordrne, & fcemantifecondo i l corfo del Solé. pera le aggiugnerai 
i loro mmeri difotto > & i caratteri, o le figure de i fegni celefli, al fm luogo > come fifk ne i ci
lindri, DriTger ai quefia colonnella fopra un piano y & con un perno nel me%o centro dal bajfo 
la poner ai in un foro di modo y che la fipojfa girare, ma prima circonderai i l piede della colonna 
con un cerchiello dentato a torno di 3 60 denti, accioche¡lando la colonna dritta una ruotapoña 
inpiano dentata fimilmente ognigiornofuccia y che la colonnella fi muoua mgrado: ma la ruota 
fiana faro. mo¡fa da unaltra ruota pur in piano da un dentello, che nelL'mo de capi del fuo perno 
fi pone: & quefla ruota égirata da unaltra con par i denti, mapofla in colteüo > & é dentata in 
fsonteytalcheogmnadjlorogireraimamltail giornoyfecondo che fi mouera i l fuo perno y i l 
qual perno hauendo innolta una fuñe daWuno de ifmicapi haueni un fecchiello riuerfeioy. & dal-
íaltra un contrapefo dipefo eguale. Ma il fecchiello fura in un uafo , nel quale u'entrera lacqua 
che cadera giu da unaltro uafo, & cofi montando l'acqua, fi folleuera il fecchiello , & i l contra 
fefo fura girar ít perno y i l perno girerailTimpano y ola mota in colteüo y & quella in colteüo 
mouera la ruota pofta inpiano, la quale con lo denteüo y che hauerd in capo delfuo pernodard i l 
rmuimento a quella > che ognigiorno mouera la colonnella un grado; & cofi in capo lamo la co 
ionnella hauerdfutto un giro. Maper áimo¡irar le horcyegli bifogna temperar l acqua in que-
fio modo. Fa tornire due Mete > o coni di rame con diligen%a, una delle qualifi fura uota, & 
fardcoynefeminayla quale nella fuapuuta hauerd un foro ¡óttile fatto in un cauetto d'orOyO 
d'una Gemma: Vakra Meta fard foda > & comemafchio entrerd nella femina, & hauerd attac-
cataima regola dritta nel me^ dalla parte piugrofld y la quale hauerd nelme'xo per Imm una 
apritura, nella qual apritura hanno ad entrar alcuni cunei maggiori»o minorijecondo i l bifo^no 
della carcatura > o tempra deWacqua. Et la femina fia accommodata in un ordimmto, o tclavo 
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di lemme'come m'llct fe'm **** * & rC^a *0 manic0 M rafeólo fia relto i & goucrncr 
to didue regiflrl, & W***come Ü difegno dimoftra . Sianopofte cjMeJle Mete in modo, che dd 
di Copra da un uafo, che Vitr. chiama cafiello, ni cada lacqua dentro: io dico, che fel maj'chi, 
colponeruideicuneijaraalxatofuoridellafeminaiquanto piu d\icqua entrera nella femina o 
entrando l'acqua con maggior impeto, tanto piu ne ufeira difotto dal Cauetto in un uafo per que-
fto apparecchiato. Si che uolendo noij che efea piu acqua bifognerd fegtiar i l cuneo, oporui 
uno rmzgiore, o aggiugnerui degli altri di modo, che la ijlejja regola attaccata al mafchio lo le 
ni piu 1*0 meno fecondo il bifogno. I'acqua adunque difeendendo in un uafo altera uno fecchiello 
r:uerfo, fü i l qualepoferd una regola o uerga motile, dalla quale ufeira una figurina, che uolta 
ta uerfo le hore difegnate neüa colonnella al^andofi, & ahbajfandofifecondo la tempra dcWac
qua, dimoflrerd ognigiorno le hore, mentre la colonnella dard uolta un grado ogni d i . Eí quan-
do igiorni comincieranno a declinare , non fi piglierdpiu l1 acqua dal cafiello, ma ft apriranno le 
Mete che farannoin fondo del uafo, per le quali con i loro cunei ateommodati al diferefeere de i 
giorni ufeira l'acqua del uafo, & attaccando ilfecchiello al capo del contrapefo, & i l contrape-
fo a quello, che era attaccato i l fecchiello > per lo calar dell'acqua nel uafo i l fecchiello fi abbaf-
ferd i & la figurina ancor leifi uenird abbajfando, & moflrerd Ihore, & iigradi da ijegni digior 
no, ingiorno, come é detto difopra. Haltra forma di horologio é bellijjima, & molto artifi-
ciofa j & utile alia dimoflratione déüe cofe celefli, & fifa in quejlo modo , & é diuifo queflo trat 
tamentodaFitr. indueparti, Puna éla compofttionedello horologio, Valtra é la tempra del-
l'acqua :fmilmente la compofitione dello horologio é diuifain due partí, l'una é la deferittione 
delle hore, l'altra é la deferittione del Cielo, & del Zodiaco; la deferittione delle hore é prefa 
dallo Analemma, ma Vitr. non infegna a che modo :fimilmente ancho egli non cinfegna i l modo 
di deferiuere i l cielo, & i l Zodiaco ,peropartitamente io effionero fecondo, che io la intendo. 
Lo fAnalemma adunque f i piglia dalla sfera pofta in piano con ragione di profyettiua, fecondo , 
che fidefcriuematauoladello ^Ajirolabio. limado équeflo. Siafatto un circolo a b c d, 
in quattro partí da due díametri diuifo. Queflo circolo rapprefenta i l trópico del Capricorno , 
dentro del quale fi ha a formare , & l o equinottiale, & il trópico del Cancro, i qualicircolí fo
no minori per ragione diprojpettiua, perche noife imaginamo di tener focchio noflro nel polo op 
poflo al noflro, <¿rguardar uerfo i l noflro polo: certo é che i l circolo del Capricorno ci uerrdpri-
ma incontro, dapoi uerrd l*equinottiale, infin i l trópico del Cancro, & ancho íl trópico del 
Capricorno ciparerdmaggiore, perche f i uederdfotto maggior angdo,& per efferpiu uicim 
airocchio, <¿r íl trópico del Cancro ci parerd minore, &per efferpiu lontanofi uederd fotto án
gulo piu ftretto, & cofi l'equinottiale fard maggíore del trópico del Cancro, & minore del tropi 
co del Capricorno per le iflejfi ragioni, & queflo fi deue auuertire, perche é cofa bella, & fecre-
ta. // reflo fifa nel modo, che fi deferiueno le tauole degli ̂ íflr&labi, ouero le retí; al chefhre 
io mi riporto a chi ne ha ferítto con diligen%a. Dapoi perfegnar le hore fi diuideno tutti gli ar-
chi de i circolifutti difopra Forixpnte ciafeuno in dodic'i partí egualí, & cofiglí archi difotto in 
dodici partí, & per la regola di tronar íl centro de i tre puntifi légano ínfit'me í punti de i tropíci 
con i punti equinottiali, iprimi coniprími, ifecondi con ífecondi, & cofi per ordine. & a que
flo modofaranno fegnate le hore: le quali Vitr. mole che fianofatte di uerghe di rame ,perche 
fotto di efe uí ha da andaré un Tímpano, che ha íl Zodiaco, & i l Cielo difegnato ,per6 accioche 
fi ueda difotto, é neceffdríofhr quefle uirgule, i cui quadretti ío ho adombratí,perche sinten-
da, che fono tagliati, &foratí. Dapoi queflo egli fi fu un Tímpano, & fe gli dipigne fopra le 
Stelle & i l zodíaco. queíiifimilmente éprefo daUa rete dello ¿¿fiiúkbtó. T^éfolamente fegneraí 
i principi} de ifegni, ma ancho igradi, & in ognígrado faraí un foro nella circonferenxa della 
Eclittica,nel qual foro digiorno ingiorno trajporteraí la bolla, che Vitr. intende per lo Solé, 
che moflra k hore negli horologi: i l Tímpano cofi difegnatofard poflo dríeto le linee delle hore, 
& ogni dlfi uolta compmtamente una mita, ma la bolla fiando ferma per un di nel grado, & 
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l foro di quel Segno doue f i troua i l Solé mofircrci l"arco diurno , le hore, fecondo i l crefie-
, & ií calar da igiorni, & dellc hore: i l Tímpano fi uolge ( come sé detto ) di fopra, hauen-

do nel mexofitto unfufo, d'intorno i l quale é una catena molle come dice Vitr. cioé di aneüi ritor 
t h & coni come la lettera S. di modô che la ft uolgafacilmenteiet da uno capo ha uno fecchielUy 
& daWaltro un contrape fo dipefo eguale al fecchiello, ü qual fecchiello ejjendo daWacqua folie-
uat ofa che la catem fifuolge, & ilfufo ft muoue, & ilfufo moffo mita i l Timpano. Ma come 
eglifi hahhia a temprar l'acqua, accioche ognigiorno fiueda quefla differen%a deüe hore Fitr, 
celoinfegna. I 

La tempra deltacqua fifu in quejlo modo. Eglififh drieto la fronte deWhorologio una con-
ferua deWacqua,laqualeVitru.qm&altroue chiama cafiellum.aqueño caftello fifhunforo 
difotto, accio l'acqua poffa ufcire. a quel foro é congimto un Timpanoy& ancho egli ha un fo
ro, per lo quale entra l'acqua in ejjo dal caftello. quefti fara di quella grandeza fecondo che 
ricerca lagrande-^a dello horologio, la materia delquale é di rame njpetto all'acqna, che egli 
tiene del contimo, quefti ¿ immobilei& hafegnato nella fuá circonferenia di tantipuntuquanti 
fono giomiaWanno;&ancho egli fi puo fiire un Zodiacoj gradi de ifegni delquale rifpondino a 
igiorni de i mefi, fecondo che eglifi puo trarre dalle tauole del mouimtnto del Sole.dijegnato fia 
nella fommita i l Cancro, dalla deftra di coluhcheguarda, la Libra , dalla finifira i l Montone, di 
fotto i l Capricomo,& tra queñifiano al luogo fuo defcrittigli altrifegni, <¿r igradi loro a iqua 
U difotto fiano igiorni, i numeri, & i mefi riffondenti a i loro propi fegni. Tira poi una linea a 
perpendicolo dal Cancro al Capricorno,laquale é come diámetro del Tímpano .partirai poi la 
mconferen^a del detto Timpano in partí noue eguali,& fecondo la larghe^t di una fifa i l fe-
midiametro cTuríaltro Timpano pie ciólo, dclla circonferen^a delquale fifitnno otto parti, & fe
condo la diñan%a ¿tuna di quelle fi allarga lafefia, & fipone unpiedc di effa nel me%o del Tím
pano grande,^ fifa. un círcolo di quella grandeTga, & i l fimile fifit nel Tímpano pie ciólo.que-
flo círcolo fi parte in parti fette eguali, una dellequali fi parte in quattordící, una dellequali fi 
pporta dal centro del Timpano píe ciólo fopra il diatnetro,&iui fifk punto uerfo la parte inferió 

fi tira da quel centro ma círconferen^a tanto quanto c una delle fette partí, & quesio fi 
fh ancho nel Timpano grande,& é quefio círcolo come uno eccentrico, & tra quefto círcolo ec-
centrico & l'altro concéntrico dalla parte di fopra, fi fa un foro nel Timpano grande rítondo,dal 
quale ejee l'acqua, che ua poi nel Timpano piccíolo, nelquale Tímpano piccíolo fono difegnati i 
medefimi circolicioélo eccentrico,&concéntrico, & quellipartíti con certe linee,acciocheper 
quellepajfi l'acqua dal Tímpano maggiore piu & meno fecondo i l bifogno. le altere o uacui de 
i Timpanififiiranno fecondo la capacita dell'acqua, che richiede thorologio. nel coltello,& ta, 
glio,o fionte,chefidíca, del Timpano minore fi fa un foro, che Fítr. chiama Orbículo ,alquale é 
attaccata una lenguella. da quefto foro efee l'acqua in unuafo fottopofto. Queñi timpanifono 
poflí infierne con i cardiní loro fhtti a tomo di modo, che uno entri nell'altro, come mafchio, & 
femina,&ilTí?npano piccíolo fia col piano fuo foratocofi congiunto, & affettato col piano del 
Timpano maggiore,che niuna cofa dime^o uípojfa entrare: & a queíia fimiglian^a Fitru.dice 
che fono igalletti: o ibocchiniaffaggíatiaüe cofe. Egli accaderd adunque, che uolendonoi tem
prar l'acqua,la lenguella, che é conghmta al foro del Timpano minore, drí reatada fe con l'arti
ficio dell'acqua di giorno ingiorno al fegno,&algiorno corrente deferitto, nel Timpano ma?gio 

'.un 
, ?pra s'é detto, & rik -

gera ognígiorno ilperno,&il perno il Timpano dello horologio, & quello fecondo i l bífogno: 
& henchepare che Fítr.uoglia,che la bolla,che tiene la imagine del Solé, fia a mano traípor-
tata di foro inforo contra ilgiro del Timpano, mentedimeno tin^eniofo M. Francefco Marcoli-
no ha tromto dmodo di fhre, che la lenguella,chenellaparte dinatiy dimofira lljore ( che mi 

chtamiamo 



chiafmamo raggio)ritornl a dricto ognidi un grado; & perche Vltru. umle , che nel Timpanoy 
chedimojlra Ufcendere,& difcendere de ifegnifoprciUterra, fi.tnofegiiati igiornide imefi>lh 
quM'perejféretreceñtofejptntac^ del detto Tímpano, o l{uo-
ta, che chiamiamonoi trecentofejjantacinqne dentipartiti egualmente, come dice y i t rM .& co
me, mole ejjo ^ÍMtoreygli ha pofto nel me7¿) i l fuo cardine, che ferue per mafchio,& femina; & 
di poi ha formato urfaltro Tímpano, o par ruota ( come dicemo noi) delta grandeva della fo~ 
pradetta,& nelcoltello, o circonferenxafua3cheuolemo dirchajatto denti trecmtofeffantafei, 
deflínti di egual portione; & quefta ruota ha anchor lei i l fuo cardine tnafchio > & femina, i l -
qudle non é coft detto da Fitr.fenzagran cqnfideration'e:& nel foro di queflo perno entra i l per
no principale comtto>& fireito di modo che girando ditto perno per uirtü della tempra delTac-
quafigiri queflaruota conejfó lui comefefuffero una cofa medefima; & dipoi nel perno dique-
fia ruota ffipone la mora, nella qual fon fegnati igiorni di ciajcun msfe, ¿r ifegni eclefli; le-
quali ruóte, girando i l perno, girano infierne in un rocchello moffo da dette ruóte , & girando 
continuamente di compagnia, queüa che ha un dente di pin refiaogni di un grado in drietOj j l 
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perno dellaquale uuole anan^are f u o r i della f a c c i a ddlo horologio cfeudo grande per i l manco 
mexppiedc, & ne l la fua fommitajia accommadata la knguella della l nngheTTa quantofara di 
bifogno, nellaqualfaramofegnati igradi de ifegni da un trópico aWaltr'o, laquale feruira a mo-
firarc l , h o r e , & i l corfo de i fegm & igradi i l uerno>come dice Fitru. Et mettendoft la lemuella 
al perno deWaltra mota, ilquale fardp'm corto quattro dita, moflrerdil crefcere de i?iorni,& 
icorfideifegniy&igrai'h&íhore dituttalajiate :perche ft come l'altra mota per lo dente 
dipiii>rnolirailcalarde igiomi,queflaperlodentedimancocon la lenguella moflrera i l cre
fcere de igiorni,&il calar delle notti.-^ímertendo che nella lenguella ua accomtnodato un Solé, o 
bolla come dice Fitr.mobile da poterft traportare ognigiornoindetta lenguella ncl grado del 
fegnodelgiornocorrente, come fa la lenguella della tempra dell'acqua da fe. lo uedo quanta 
dijf culta fi troua in uoler defcriuere quefle cofe, ma poi che confidero, come quando la cofafa-
ra intefa,ft prenderaguflo mirahile,uoglio creder, che ognifatica ciparenidohe, & foaue, r i -
mettendomifempre al miglior gindicio* 
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L I B R O D E C I M O 
D E L L A R C H I T E T T V R A D I 

M . V I T R V V I O . 

T c R O E <&kl 1 O . 

I C E SI cheinEferonobiIe,& ampia cittádi Greci é ftata da í loro 
maggiori con dura conditione, ma con ragione non iniqua un'antica leg 
ge ordinata; percioche l'Architetto quando pigliaa fare un'opera publi 
ca,promette primaquantafpefa uihad'andare.fatta la ftima al magi-
ftrato íi obligano i íuoi beni, fin che Topera fia finita j la quale fornita , 
quando la fpefa rifponde a punto a quanto s'é detto, con decreti, & ho

nor! l'Architetto uiene ornato ; & fimilmente fe non piu del quarto fi fpende, quello ag-
giugner fi dcue alia ftima} & fi riftora del publico, & egli á niuna pena é tenuto; ma qnan 
do piu della quarta parte fi fpende, egli fi piglia i l dinaro de i fuoi beni al fornimento deí-
l'opera. Dio uolefíe, che i dei immortali fatto haueífero, che non folamentc alie publi-
che, ma alie priuate fabriche quella legge fufie ftata al popólo Romano ordinata, perche 
nonfenzacaftigogliignoranticiaflafsinerebbenojma folamente quegli,che con fottir 
gliezza delle dottrineprudenti fono, fenza dubbio farebbeno profefsione d'Architetturaj 
néi padri difamigliaindottifarebbenoa gettar linfinite fpefe, perche poi da i loro beni 
fcacciati foífero , & gli Architetti conftretti dal timor della pena piu diligentemente il con 
to della fpefa faceííero, accioche i padri di famiglia, a quello, che prouifto hauefíero, o 
poco piuaggiugnendo,dn2Zaírero la forma delle fabriche loro; percioche colui, chepuo 
prouedere di quattrocento, fe accrefcierá cento piu , hauendo fperanza di condur Tope
ra a compimento, con diletto , & placeré, é trattenuto; ma chi aggrauato dalla meta 
della fpefa, o di piu, perdata la fperanza, &gettata la fpefa rottoiltutto con animo di-
fperato, é conftretto a lafciar ogni cofa . Né pur quefto difetto é ne gli edifici, ma ancho 
ne i doni, che dal magiftratofidanno al foro de i gladiator!, & alie fcene de i giuochi,a 
i quali nc dimora, né itidugio fi concede, ma la necefsitá con prefiflb tempo di fornirgli 
conílrigne, come fono le ícdi de gli fpettacoli, & il porui delle tendc, & tutte quelle co-
fe, che all'ufanze dellafcena,al ueder del popólo con fattura , & apparato fi fanno. In 
queftecofe ueramentebifognahauerdelbuono , & penfarui ben fopra, perche niuna di 
qucfte cófe fi pno farc fehza induftria, & manifattura, & fenza naria , & rifuegliata uiuaci 
ta di ftudi. Perche adunque tai cofe ordinatc fono a quefto modo non pare,che fia fuori 
di propofito, prima che íi dia principio alie opere, che cautamente , & con diligenza fi 
elpedifchinoleragioniloio. Cenando adunque né la legge, né la coníuetudine ci puofor 
zare a quefto , & ogni anno i Pi etóri, & gli Edili per li giuochi apparecchiar deono le ma 
chine , ho giudicato non alieno, poi che ne i libri paííati s'é detto de gli edifici, in que
fto , che halafomma terminatione del corpo dclTArchitettura, cfponcr con precetti, 
quali llano i principij ordinati delle machine a quefto conuenienti. 

Hora 
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Ora condottifiamo all'ultimo lauoro, come dice Dante 3 & cirefla latería parte 
principóle dell'*Architetturapoftanella cognítione, & nella dijpofitione dellema 
chine, & degliftrumenti; bella utile, & merauigliofa pratica; mperoche chi é 
quello, che nonguardi con ftupore un huomo fopra lefor^e fue aiutato da un piccio 

¡aumento leñare con grandi(Jima ageuole-Tga unpefo fmifürato t con débil fuñe artificiofamen-
te riuolta folleuare un Jhfjo appari d'un monteponderofo ? chi non legge con merauiglia le cofe fkt 
te da jlrchimede ¿ chi non pauenta aWhombile inuendone delt^drtiglierie, le quali & col fue-
no i&con lempito, & congli ejfetti imitando i tumi, i baleni > & ifdmini, con infernal tor
mento fono laftragedelgenere humano f Ma lafciamo iterroridaparte:quanta utilita digra-
tia, quanto piacere ciprejia la inuentionc deüeruote) i l modo di al^ar Vacque y gli flrumenti 
dafiatoy le cofe che da fe ¡ i mmueno í & quello che fk la natura y perche niente fia di uoto i T^on 
édunque che noi merauiglia prendiamo, fe quefia é una parte deüe principali deVÜ^Architettura. 
Diquefta adunque tratta Vitr. nel décimo, & ultimo libro fecondo lapromejfa fhttaciper inan-
^ . Di quefla ancho ne ragioneremo noi quanto alprefente negotio fiimeremo bifognare : ̂ Auuer 
tendo prima (fecondo che negli altri librifhtto hauemoJagliutiliprecetti dati da Vitr. nel proe 
mió diquelo libro; nel quale y Dio uolejfe, che f i come fttruoua un mirabileprouedimentOy coft 
egli fojfe offeruato fempre y & fi offeruaffe tuttauia:perche ejfendo flata una legge in Efefo, che 
gli Sírchitetti laude y & honore meritajfero, quando la (pefa delle fabriche nonfujfe maggiore, 
di quello y che predetto hauefferoy <¿r di danno, et biafmo fuffero debitoriy quando oltra la quar 
ta parte eccedejfe i l primo computo .-fapendogli huominiy che fabricar uolejfero di che morte ha 
uejfero a moriré, o non f t lafcierebbero imbarcare, ejfendo laJpefa maggiore delle for^e /oro, o a 
tempo prouederebbono al bifognoy&no jifkrebbe quelloyche a i di nofiri moltifumoycheper una 
certa nanita ( credo io ) con priuate for%e cominciano cafe regali y&fene rejiano ful bello, ha 
uendo perófornil Oy & adornato con quellaípefa, che fipuo maggiore le partifhtte con iflucchi,. 
oro y pitture, éguarnimenti tali, che fe i l tutto a que principij rifpondejfe y non bafierebbe un re
mo a dargli compimento, di modo, che quello, che éfhtto y ftgetta, & quello, che fi deue fure, 
s abandona. Ma lafciamo queiliparere, o ejfer quello, cheparer ,0 effer uogliono, confidando-
cinoineiprecettiy&neiparerideibuoyiiycrediamo (comealtrefiate sé detto)che i meglio 
fpeft dinari fono que primi ychefi danno a un buon^érchitetto y perche da quella prima Jpefa ogni 
cofa prende un buono inuiamento, & douendofi ¡penderé di molte migliaia di fcudi, ejfer non fi 
deue parco, a chi ben configlia, per ajficurarfi quanto piu f i puo, 2^ per i'utile, ^ 'P& I'hono
re . Quella legge adunque, che dice Vitr. ejfer flata in Efefo con dura conditione, ma congiufla 
ragione ordinata, jiaria bene a i nofirigiomi, & in quella cofe ancho y doue épiu fubita occafio-
ne di ¡penderé > piu pericolo di deliberare, ^ commodita di uederns i l contó, come é negli 
apparati deüefefte, de igiuochi publíci, neüefcene, & ne i concieri, che fi fkmio a tempo y 
nei quali i I\omani del publico fpendeuano gran quantitd di dinari, doue é necejfario hauerefede-
l i y & in^enlofi miniflri y fuegliati inuentori, & cfiercitati^Architetti delle cofe: che trouino lafíi 
cilita y e r non uadino per la lunga. Horaperfuggire quefla ignoran^a, o uanitdyé neceflario 
fapere come ua tutta la materia prefente y doue dopo il proemio fi ragiona delle machine y & de 
glnnflrumenti ;fidiquelliychehannoriguardoagUfludi delta pace, de i quali alcunifonoper 
commodo y alcuniper diletto y come di quelli, chehannorifpetto alie cofe delta guerra: la doue 
nel primo Capo Vitr. diffinifee che cofa é machina: quale 'differen%a é tra machina , & inñru-
mento: diflingue leforti delle machine: & tratta del?origine di quelle. 3SP dal fecondo fin al no
no parla delle machine da leuar, & tirar ipefi, ci efplica la ragione di diuerfi ?nodi apparte-
nentta pefi • dal nono fin al ter̂ odecimo ci da gli ammaeflramenti difhr molte ruóte, &artificij 
da ahjofi, & uotar l'acqUe) macinare, & dafaraltre fimiglianti cofe utili; dalle qualipar-
tendofi dal teri^decimo fin al quintodecimo ci dimoftra la ragione difhr le machine hidraulice, 
che joño organi con ragioni muficali comp ofli, che piaceuolmente per uia d'acqua, & di fjnrito 

mandarlo 
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rnandanofuori dolci concCnti: & ci dichiara poi i l modo di mifurare i l ukggiofatto o in carrcu 
ta, o in naue. &poftofine a quefli ragionamentipajja a quelle machine, che cijcmeno a i bifo-
gnidellaguerra)&aifoprañantipericoli}trattandodal quintodecimofin alVultimo dtquelle 
machine, che tirano faette, dar di, & pietre, & di quelle, che fcuoteno, & rompeno le mura-
glie fccondoVufanTa de fuoitempi, & cofi conchiude, & da fine alT opera hauendo pienamente 
attcfo a queüo, che egli ci hapromejjo: di modo che non farehbe condcnnato dalla legge neüe Jpe 
Jé i anxi lodato, & honorato ne refterebbe. TfOffieondo lufanxa noftra ridurremo tutta lapre 
fente materia fotto un'ajpetto, & dijiinguendopartitamente i l tutto aiutaremo con Vordine la in 
telligenta, & la memoria di chi legge. Facendo adunque la natura alcme cofe contra la utili 
ta de gli huomini., & operando fempre ad uno iñejjo modo^é necejjario che a queíia contrarieta 
firroHÍmmodo,chepieghilanaturaalbifogno,& all'ufo humano. Queílo modo é riposio 
neWaiutodeli^írte} con la qualefi ubícela natura in quelle cofe,nelle quali ejja natura uince 
m i . Ecco quanto cicontrafia la natura ne ipefi, & neüegrandezge delle cofe, & fe non fujfe 
íingegno daWarteguidato, chi potrebhe aleare, tirare, & condurre le moli grandifjime degli 
fmifurati marmi, drizar le colóme, le mete, & g l i obelifci i chi uarar le naui > chi tirarle in 
térra?chipajfarleponatedigrojfebarcheconitragettifcertamentenon bajierebbeno lefor-
•̂ e humane .pero bello éilfaperela cagione, da che operar fipojfa, & fabricare tanta uarieta 
di machine, & de flrumenti. Quefta confideratione époña & alternata fotto due fcienxe, per 
cicchetienerijpettoconlafcien^anaturaley riceuendo daquella i l fm foggetto,perche l'arte 
non opera fe non in qualche coja materiale, come é i l legno > i l ferro, lapietra, & altre cofe: & 
épofta Jctto la mathematica, perche le belle, &fott i l i ragioni, & dimoñrationida quella rice-
u e . & f i come i l foggetto tmutabile, & uariabile come cofa di natura, cofi la ragione éfcrma* 
& mmutabile, come cofa dlnteüetto, néficangia al uariar della materia y imperoche la ragio~ 
ne del cir coló ( come altroue s'é den o ) é quella iflejfa in qualunque materia ella f t troui. i l difet 
to uiene dal foggetto •> come dalla forma ilperfttto . Tero confiderar douemo congran diligen%a 
donde uegna il mancamento, & laperfettione. Le qualttd della materia fono diuerfe, nate dalla 
mefcolanra de iprincipij 3 perche da quelli uiene i l raro, i l denfo, i l graue 3 i l lieue, i l grojfo, // 
fot tile, l'afyro, // molle, i l liquido, il duro, i l tenace, & altre qualitd principali, & meno prin 
cipali 5 che aiutano 3 o impedifceno la materia a metiere la intentione deü'arte, come per euiden 
te prona tutto difi conoj'ce :<¿rfi uede ancho una figura ejferpiu atta al mouimento, che f?ultra: 
lagrandeTga ancho & ilpefo portano feco molti commodi, & incommodi, perche tutte le cofefo 
no ne ipropi termini rinchit fe > & da ejfa natura con eterna legge coflrette. Dalla fcienî a natu-
rale adunque ft hauerd i l foggetto, le qualitd fue. Ma racionando della forma io dico, che i 
merauiglioft effettiuengono damerauigliofecagioni. Tyoné eglimirabile leuare ungrandijümo 
ptfo con aggiugnerli ancho altropefo? che una motaper mê o d'unaltra ,che al contrario di 
qucÜaft muoue * diailfuo mouimento aduna tcr-zg ruota? che in cene difian'2g,& grandeige 
una coja r'wfca, che oltra que termini non puo riufcire }fono in uero tai cofe merauigliofe, pero 
norjfuori di ragione Je eglifi troua qualcheproprietd di natura mirabile, che di ció fia cagio
ne, pero faperpetremo, che tutto nafce dalla leua , & U leua dalla fladera , & la Jiadera 
dalla bilancia , & la hila neta finalmente dalla proprietd del cir coló : imperoche i l ciñó
lo ha infe cofe, che la natura altroue non fuolepone infierne, & quefle fono molte contrarieta, 
dallequalmengomquegrandiejfetti,chefiuedeno. Eccofe ilcircolofi muoue,non ifiafermo 
tic entro? mobiki&fermo non foriocontrar i? della'fa^ non afcende egli una 

parte >&l\dtmdifcende? fu &giu non fono contrari? la linea cir colar e > non é ella & cuma 
& comejja fen%a latitudine ? quefli non fono contrari, effendo tra quelli i l dritto di mê o ? & 
le parti di quella linea, che uien dal centro non fono in una iftejfd linea & ueloci, & tarde? quan 
to fono 3 o uicine, o lontane dal centro, che i immobile. hora ueloce gfr tardo non fono contra
ri ? f i ueramente. Qu/indo adunque fia 3 che i l ciñólo habbia in Je tante contrarieta,^ tali 3 

quali 
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/" la natura dellc cofe altroue nonpatifce > non é cgli mirahil queflo ? ma queflo non é dal UuU 

% coJ0fciuto, pero ntolto piu cgli jtupifcc ucdendo alami efetfí, & noú Japendo da1 che procedí-
Mo, eíjendo que mouimcnti artificiofarnente nafeoft. Maperche mi non andiamo cot migo yin-
hender douemo, che tutu quefti effetti finalmente ft riduceno alia ragione del circolo. ¿íbbrac-
ciando admque mi il diletteuole, & i l merauigtiofo, che uiene dalla natura, & dall'arte , dice* 
mo chefopra tutte le machine o Jirumenti hauemo a confiderare la origine, la diuifione, le regn 
le. t origine é dalla necelfitd, che mmuegli huominiper accommodarft a i lor hifogni, la natu
ra gli i nfegna o proponendogligli ejjempi degli animali, da i quali pare > che mbltrartificipojjo-
no hauer principio, o la contimagirañone del mondo, cheFitr. dice effer come unamachinatio-
fíe; & pero ancho fi chiama la machina del mondo: l l cafo ancho ne apporta, ¿r* Vingegm del-
Fhuomo, che dal cafo prende argomento, come ft puo difeorrere: & queflo ci puo haflare aitón 
gine. Ma quanto alia dimfione dico, che delle machine altre da fe fi nmoueno ¡ quefle autómata 
da Greci dette fono; altre dafe non fi muouono, di quelle altre dette fono ¡lata da Greci, cioéftr 
me p altrehypagonta, cioéfotto condotte, perche hannofotto difealcune cofe, che le danno i l 
mouimento. DeWuna, & dell'altra maniera ne tratta Herone, & cinfegnaprima afare un tem 
pió ritondo, nel quale fia un Bacco, che con una mano tenga una taiga & con l'altra i l Tirfo» 
apprejfo uifia una Vanthera , & un a l t a r e & d'intorno le Bacche con Timpani f & con Cem~ 
hatir&fopralateftudine delTempio una uittoria alatay& coronataidoueadmtempofiac-
cendailfuoco fopra faltare, Bacco uerfi dalla taTga il latteidal Tirfo i l uino fopra la Vanthera,< 
le Bacche dintorno danzando facciano rumori con que cemhdh& la Fittoriafuoni una tromba, 
& figi™ batiendo l'ali. In unaltra dijpofitione infegna afar caminar le fighrme,&andar, & tor
nare , & girar fi, &fermarfifecondo i l bifogno. Ma. di quelle machine,che da fe non fi nmouê  
no, cioé che non hanno dentro di fe i l principio del loro mouimento , altre fi muoueno da cofe mOr 
nimate, altre da cofe anímate. le prime dal tiento, o daWacqua moffe fono, come battiferri , fe-
ghe, molini ,mantici, & altri edifici, che delTacqua fi femeno :lefeconde dallo aere hanno i l 
pincipio loro. quefl'aere > o é rinchiufo, o libero :ferinchiufo,dimoflra molti mirah 'di effetti ne i 
uafi (pirabili * de i quali ne tratta i l medefimo Herone : fe l'aere é libero, i molini da uento , alelí' 
ne machine hidraulice ,glijpiedi, & altre cofe di placeré fifanno con l'aiuto di quello. Ha fe la 
machine fono moffe da animali > queflifono o fenxa ragione come buoi ,cauaüi; che tirano carrir 
uolgono ruóte: o fono con ragione come gli huommi, i quali muoueno molte machine, & molti 
flromenti , f i per le occorren^e dellapace , come per l i bifogni della guerra y come ne tratta Fitr ,. 
& altroue quelli, che ferino hmio delfarte militare. la onde per tirare, condurre , & aleare i 
pefi,letaglie,lemanoueüe, lefladere, le bilancie ,te mote,gli arganiy& per afcendere in 
luoghi altijonole fcale di molte maniere ármate, & difarmate, &per batiere , roinare , et tirar 
da lunge erario anticamente lebaleflremaggiori,&minori ,gl i arietiyle teftugginiyle túrri» 
che fopra mote andauano , & a i nojiri tempi le artiglierie: & in fomma molte altre machine tro> 
uatefi fono,molte ándate in difufo, & molte fitrouerannoperl'auuenire: le ragioni delle quali 
comprefe faranno fotto le rególe y & ojferuationi, che quifotto fiponeranno, quefla é luni-
uerfale diwfione delle machine; benche Vitr, habbia haimto riguardo aliepiu importanti y come 
nelfeguente prime capo uederemo * 

• 

che 
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Che cofa e machina ,in che e diferente daU'iflru-
mentó, & della origine9& necesitadt 

que lia. Cap. L 

p A machina é una perpetua & contínuata congiuntione di materia > che ha 
grandifsima forza a i mouimenti de i pefi. 

Diffinifce in queflo Capo Fitr. & dichiara che cofa é machina, come ellafi muo-
ue, quante & quali maniere di machine fi trouano: che differenxa é tra machina , 

& iflrume nto: che origine y & dondegli huomini hamo tolto le machine > & gli ftrumenti. 
Quanto adunque appartiene aüa diffinitione egli dice, che Machina éuna continente 3 o continua 
ta congiuntione di materia, cioé di legno, che hagrandiffimefor-ze a i mouimenti de i pefi. Et la 
ragione dimoftratrice del modo di Jure le machine, é detta fcienxa, o arte mecánica, non pero é 
fotto quello intendimento ychel migo abbraccia, chiamando mecánica ogni arte uile j che fia, 
perche quefla é detta dalla machinatione, & difcorfo chefifk prima nella mente a & chepoi re
gola le opere artificiofe per leuar i pefi i falir a i luoghi alti, fcuoter le mura, & far quelle cofe 
aWhumana commoditd, che la natura operando ad uno ifiejjb modo, comefh, non ci puo prefla-
re.Quefia cognitione adunq; ci da la regola di legare infie me, o congiugnere molti legni per leua-
re igrandi(Jimi pefi ; & f e bene in quefle machine ui ua del ferro, non éperó pofio come principal 
materia delle machine.Bifogna adunque,che la machina fia dilegno,o di qualche materia,che fi te 
gna infierne inqualchemodo,altrimenti non fi furebbe ejfetto, perche le cofe feparate non pojfo-
no tender adalcun fine unitamente. La foílecitudine adunque,& ilpenfiero, che fi ha dipiegarla 
natura a noflra utilitd, cifk machinare :peró uolendo mi tirar le pietre fopra fabriche et alxar 
l'acque, che tutte fono cofe, che di natura loro refifteno aWufo nofiro, éforxa, che con lafanta-
fia, che ¿principio delle arti, dal fine inuejiigamo la compofitione deüo injirumento, la doue la 
fnntafia prendendo alcun lime dallo inteüetto habituato neüe mathematicc , ua ritrouando 
una cofa dopo l'altra, & legando infierne per commmicar i mouimenti, fa queüo, che pare am-
mirabile aluulgo, &perb dice Fitr.dopo la diffinitione materiale della machina. Quella i i 
muoue per arre con molti circuiti de giri, Cioé la forma, & i l principio delle machine éil 
moto circolare. lo ci uedo in qucño luogo da diré, come in tutte le machine ci fia i l moto circo-
lare,perche Fitru. dice qui fotto,che la machina da falir in alto non di arte, ma di ardimentofi 
gloria: (¿rfimilmentefi uedeinquella forte di machine, che eglichiama fiiiritali, che non ci fono 
giri,né mouimenti circolarife nonin alcune fyecie, come fi uede in Ilerone; oltra che la diffinitior 
ne della machina non par conuenire a tutte quefle Jpecie: imperoche non pare, che ogni machina 
fia per muouer i pefi, né meno fifaccia di legno, come appare nella diuifione delle machine poíla 
di fopra: &feuolemo diré, cbeFitr.ha diffinito quelle machine, lequali fono di mouimenti cirr 
colaricomposíe,comeuorremonoiintender, che egli.habbia diuifo le machine, & fattoci tre 
maniere, una trattork,come egli chiama, una jpirabile, una da falire: lo uorreipure faluar que 
ño modo. Tero fe noi intendemo che la machina é una contínuata congiuntione di materia , & 
per materia nonfolo s'intende legno,ma qualunque altra cofa,di che fifa la machina, queflo po
tra forfe pajjdre. macóme puóconuenire,che tutte le machine habbiano grandifíime for%e a i 
mouimenti de ipefi,fe machine ancho chiamatifono que uafi[pirabili ? che pefo é in quelle i che 
momnento f lo dico che per pefo non folo s'intende quellagrauita, che hamo le cofe pondero-
fey &grandi,ma ancho quel momento, & quella inclmatione naturale di andar ciafcuna alfuo 
proprio luogo: & quando artificiofamente fi coñrigne una cofa grane afalire, & che la natura 
pmpnfto, che dar iluacuo confente, che gli elementi oltra la loro inclinationc, o afceridino,o di-

fcendino 
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d'no certamente qucftct é umgran uirtuy &for'za:& quesío conflrigneregli elementié con 
r iolertia daü'arteflato ritrouato: U doueancho nelle machineJpirabilifi uede queslo>& 
r í m e n t e nellc machine jatte per afcendere, impcroche- egli é contra la iñelinatione naturale, 
he un corpo terrefirc, o di acqua[alga in alto,& che uno confuni, & mote ft leui alie cime de 

Ui altifsmipala'X^i:& fe hene queflo artificio ft puo gloriarefiu di ardire,che di artejnon é egli 
pero unmirabile artificio?poiche/tuede ladiuerfitá delle fcale da montar fopra le muraglie 
con tantiartifieijfkhricate-, che & difendeno ifalitori>& offendem chi contrata, & portano 
incredibilipefhmouendofi con ruote,& hauendo queüo, che dice Fitr.Mie artigliarie fmilmen-
te conuiene la diffinitione della machina-, come chiar amenté ft uede, ft perche é una congimtione 
di materia,fí perche ne i pcftfk ejfetti slupendi fecondo tordine dell'miuerfo: & infomma non é 
firumento, né machina, che in qualche modo nonpartecipi de imouimenti dritti, o cinolari; i l -
che ancho quifotto faro, da Fitr.con bella indottionc confimato, pero con diligen^a auuertir 
douemo alie cofe dette da Fitr .&non cifmarrire al primo iratto, fe egli non ftjh incontra ogni 
co fa. Dmdonfi fecondo Vitr.le machine a queflo modo, 

Vnaforte di machine é per afcendercjqueilacdettain Greco acrouaticon , quafí an
damento aH'infu: l'altra fpiritale, che da i medefimi, édetta pneumaticon: la terza é dati-
rarejdetta uanauíbn. idquefli tre membri ft riduceno tutte lealtremachine > & tutti gl i 
altriflrumentL uediamo noiche cofa é ciafeuna di quefle fecondo Vitr. 

Quella forte, che é per afeendere, é quando le machine faranno pofte in modo, che 
«Irizzatiinpiede i trauicelli, & infieme ordinatameme colligati i trauerfi, í¡ afcenda fenza 
perkolo a guardare l'apparato. Quiui pone quelle fcale, che s'appoggia7io alie muraglie > 
deüeqmlt ne i libri della militia ft tratta)&tutto i l di da gli mgenioftfoldatifttrouano a uari mó 
di fubricate,perche ancho in queñe non é meno l'audacia3che l'artept di ejjene tratta Falturio, 
& fono p er guardare che cofa fanno gli affediati, 
- Ma la maniera fpiritale e quando lo fprito fcacciato con l'efprefsioni, & le percoíT^, & 
le uoci fono con i ftrumenti epreífe, Molto piu abbraccia quefl'arte,che le machine hidrau-
lice, come ft uede in Heroncdoue oltragli organholtra le uoci, & i canti de gli ucceíletti, oltra i 
fifehi de iferpenti, & ifuoni delle trombe,che egliajure con inñrumenti ci dimoñra, cifono an* 
•choaltriartificij,douenéuoce, néfuom fi fente,come éil uotardiuerfi liquoriper tmaiñejpt 
cama, & quelli hora in una proporttone, hora in míaltra: Ufar falir l*acqua, lo Jpruigare di 
odoriferi liquori legenti, & altre cofe, chefen^a fuono ftfitnno, che pero tutte comengono in 
queflo, chein effe é lo ¡pirito,cioé l aere fcacciato conl'ejprejfioni. 

Finalmente la maniera da tirarejé quella, quando con le machine fi tirano í pefi, oue-
ro alzati fi ripongono. Et queño éfhcile.dapoi Fitr.compara infieme quefle machine <¿r dice, 
' La ragione di afcendere íi gloria non di arte, ma di audacia, & quella con catene, tra-
uerfi,& legature annodate,&conappoggi é contenuta;ma quella che entra con la po-
teftá dello fpirito con le fottilitá dcll'arte confegue be]Ii,& fcielti effetti: Ma quella, che 
altirardeipeficiferue, hainfe commodi maggiori, & occaíioni piene di magniíicenza 
aU'ufo de gli huomini,& nell'operare con prudenza ritiene grandifsime uirtú. 

^dunque di quefle tre maniere una ft uanta di audacia, l'altra di fottigliezgaja ter^a di uti~ 
lita. Della p r i m a non ne p a r l a Vitr.lafciandola(come eglidice nelfine di queño libro)a ifol-
datiejperti, che fanno le fcale fecondo i l bifogno. Di quella dime'to H e p a r l a ; & ne parUrfuan* 
do etnfegna la machina di Cteftbio, & la machina hidráulica. & della ter^a ne parla nel reflo. 
Quefta ter^a adunque che trattoria é da Vitr.nominata,neÜ'operare puo hauer bifogno di wo/-
to apparecchio,^ per ció fh effetti maggiori, &per queño dice,chefi dimanda machina, puo 
ancho efer che ft contenti d'urí opera fola, & bifogno non habbia di tanta fhttura, néfaccia fi 
grandi effetti;& quefla dice Fitr.che opera con inñrumenti, pero cifa dífferen-̂ a dicendo. 

£ > i quefte trattorie altre fi muoueno con machine, altre con inftrumenti, & pare, che 
MMM ' tra 
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tramachinaS: ílrumento el fia quefta diífcrciua, chcbifogna che le machine con piü 
opcrcoiRTo conforza maggiorc confcguanoglieffettiloro,come lebali í le ,&i preli 
ele i torcolari; ma gli rtrumenti col prudente toccamento dWopcrafanno quelio, che 
s'hanno piopoílocliíarcjcomc fono gUinuolgimentide gli Tcorpioni, & de i circo-
l i diícguali. 

Tutta la machina fichiama bal i Hay o torculare. alTuna & alt ultra énecejjario , che ci fia 
altrafatturei, come il torchw é quella traue, cheprcme l'ma-, dettaprdo , & Fitru, ci ha infe-
guato áifare tí torculare nel ftfto libro al nono capo: fmigliante cofa ejfer douea nello fcarica-
re dtlla balifia,co?ne fono le Jianghe, & i molinelli: pero qmflefono dette machine-,perche hamo 
bifogno di piu opere^ome ñrurnentifi chiamano gli fccrpionh& le catapultey che con un'opera 
funnogli effetti loro . ^nlfociclifono circoli deüa uiteyO codea che fi dica.&perche neglifeor-
pionierano alemifiliritortiy prima raccolti <¿r poirilafciati che fpingeuano le faetteyquando fi 
fcaricauanoyperb Fitr.dice Unifocich. i capelli deüedennefojpefifitnno emeanellaychefi pof* 
fono chiamare^ínifocicli.maio chiamerei conquefio nome leuide. 

Adunque etgli ftrumentij& la ragione delie machine fono neceflari aH'ufojfenza iqua-
Ji niuna cofa puo eíTer cfpedita. Deü'ufo deüe machiney&de gli ftrimenti é cofa maniféjla, 
pero ueniremoaWorigine.dice adunque Vitr. 

Ogni machinatione é prima nata dalla natura deüe coíe, & ordinata dalla maeftra uer-
fatione del mondo. Coníideriamo prima la continuata natura del Sole,della Luna>& del-
}e akre cinque ñellerlequali fe fenza machinatione íi giraífero, noi non haueremo hauutb 
in tena la luce, né la maturitádeifrutti:& pero hauendo i maggiori noftei bene pofto 
mente a quefto,dalla natura delle cofe preío hanno gli eflempi, & quelli imitando indoc« 
t i dalledminecofehanno perfettamente efplicato molticommodi alia uita. Et peroac-
cioche tufld-o piu fpeditij altre cofe con machine, & co i loro uolgimenti, altre con iftru 
mentí fi apparecchiarono. Et cofi quelle cofe, che auuertirono eíter utili all'ufo de mor-
íali, con iftudi,arti,& inftituti a poco a poco cercarono per uia di dottrine aumentare. 
Attendiatno di gratia alia primainuentione di necefsitá, che-e ü ueftire,con l'amminíftra 
tione de uari ílrumentiji congiugnimenti delle tele con l/trama,& i'ordimento non foIa« 
mente coprendo i corpi noítri cidifendeno, ma anchociaccrefcenorhoneftá dellorna-
mento. Copia del cibo non haueremo hauuta,fe íbtlritrouati non fuflero i gioghi, & gli 
aratri per l i buoi, & per tutti i giumenti: né la nettezza deiroglio, né'l frutto ddle uiti al 
placer noftro haueremo pomto hauerejfenon fuííe ftatorapparecchio de i molinelIi,de i 
prch, & delle ílanghe del torchio. Etlecondotte di quelle non fariano, fe non fufícro 
itate ritrouate le machinationi de i carri, & delle carrette per térra, & delle naui per ac-
qua. Símilmente l'eííamine delle ftadere, & bilancie con i peíi ritrouato caua la uita con. 
giufti coftumi dalla iniquitá de gli huomini. Etcofifono inumerabili tempre di machi
ne, deliequali non ci pare necefíario il difputarne,perche ci uanno ogni di per le mani,co-
mefonolcruote, imantici de fabri,lecairette,i cocchi,itorni,&tutte ialtre cofe, che 
per ufanza hanno airutilitacommuni occalloni :per6 cominciaremo ad efplicar quelle 
cofeiche di raro ci uengono per le mani, accioche (iano manifeíte. 

>A me pare* che chiaramente mterpmato io habbia > ció che da Fitru. é flato detto d'intornQ 
ítlTorigincy^r ufo M e machine, perqfi uenird alk eftofnione del fecondo cap. 

Deüe 
• 
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De!le machimúoni trattorie de i facri tempij 5 &delle 
opere publtche. Cap. I L 

• • 

Rimamente ordineremo quelle cofe, che ne i facri Tempi j^ allá perfettionc 
dcllc opere publiche fi apparecchiano: lequali a queílo modo fi fanno. D ríz 
zanfitre trauicelli fecondo la grandczza dc ipefi. qucfti dalle tefte di fopra 
conííiunri da un pirone, & da baflb allargati íl drizzano pofte le funi dalle te-

leA' con q'uelieatorno difpofte íí tengono drit t i . legafi nellaíommicá una taglia dct-
ta da alcuni recamo, nella taglia fono due rotelle, che ne i loro pcrnuzzi fi uolgono : per 
la rotella di íopra fi fa paííar íl menale, quefta fuñe dapoi íí manda a bailo, & íi ra andar a 
torno la rotella dclla taglia infcriore,&: íi ripoi ta alia rotella di fotto della taglia fuperio-
re»& cofi difcende alia inferiore, & nel fuo buco íi lega i l capo della fuñe, l'altro capo 
dcilaquale é riportato tía i piedi della machina;& ne i pianuzzi quadrati dclle traui di die-
tro, ia doue ion allargati, íi ficcano rorecchic, o manichi dctti cheIonia,ne i quali íi met-
tenoicapideimolinellijacciocheconfacilitáqueperni fi uoltino. Ma que molinelli 
hannopreííoi capí loro i buchi temprati in modo, che inefsi poífono accommodaríí íe 
ftanghe: ma alia taglia di fotto fi légano gli uncini di ferro, i denti de i quali s'accom-
modano ne i fafsi forati. quando adunque la fuñe ha i l capo legato ai molinello, & che le 
ííanghe menando quello lo uoltano, quefto effetco ne nafce, che la fuñe uolgendoíí a 
torno il molinello íí ftendeA' coíi inalza i peíi all altezza, che fi uuole,^ a que luoghi,do-
uc fi hanno a collocare. 

Qui yhru. cidimojira come fi fiamo glifirumentida leuar i pefi, & porli douefit hifo-
gno mlle fkbriche de i Tempij y & deüe opere publiche » & prima ci pcuria dellataglia, che 
egli troclea,oricamodimanda:ilpitifemplicemodo é drizare ma caualktta, ogauernache 
fi dica3ditraui,o antennelle,per ufare i nomi del noflro Arfenale,accio megiio fi pigli la 
prática di tai cofe , Queftagauerna fifa pigliandofi tire traui della grojfe^a y chepuo ba~ 
fiare a fojienerj pefi. quefti fi drixganoy &- difopra fi légano infieme con pironiy che fibu-
le da Fitru. detti joño, & i piedi di fotto s.allargano: Tiglianfi poi due taglieyche cufdle 
altrque fi chiamano, la forma deüequaliper la figura fi maniftfia, che fono alcune gireüfj 
che Orbiculi da Fitru. raggi da noi dette fono, che nel taglio dritto la loro circonferenxa 
hamo un canale, nelquale s'imefie i l menale y da Fitru, duciariofune chiatnato. LegireUe, o 
raggi hanno nel meT̂ p unbuco, doue uientra.unpernw^Oyche afficulo da Fitnumarfionefi 
chiama da noi: quefti trapajfa per lo raggio, che é pojió fia ujfi legno tagliato, ¿jr canato, & 
fopra quello fiuolge. jíttacafi adunque una tagha alia parte di fopra, & l'altra fi ferga per 
porla di fotto y (¿rVordimento ¿tale. Eglifipiglia U fuñe y & u n cQpo'di cjfa fi tramette nel' 
canale delraggio difopra]y dapoi fi cala al piu bajfo raggio della taglia di fotto y & trapajfa-
toper Ifffuo canale yfi riporta al raggio di fotto della taglia fupcrwre, &fattolo pajjarcjíca^ 
la nel raggio dijbpra delta taglia inferiore, & iui fi lega l altro capo della funcy che in abando
no fi lajcia; o perche con le mani a f o r ^ tirato fia, o fi raccommanda ad un molinello, ilqua-
le tra ipiedi della gauernay nelle orecchie, vhe Fitru.Chelonia y noi cajllgnolcy o gattelli 
chiamamo fiuolge, con alcune-ftanghe y o manouelle y o pironiy che fi dichino y che ueCles da 
Fitru. dette fono y che entraño nelle tejie del molinello. ipefifi attaccano ad alcuni unciniydje 
noigany chiamamo y & vitru. forcipi l i dimanda. Q^ejii fono alia taglia di fotto attacca-
th congimti y come dimojira la figura A . ¿nlrejioé chiaro per la figura E. done é la taclia 
dtjopray&perla figura C. doueélacauallettaycheancho ponte, da alcuni édettay&)illa 
figura. D . doue é ü molinello y&leforti de molinelli? argani, o najpíyche fuccuky ¿r erga-

M M H x ta 
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ta da latini i o grcci f t chiamano, fono alie fi
gure E. F. ficome leforti dei gan^jimcini 
oforcipifono alie figure. I . K, L. Toflo a-
dunque la pratica delle taglie uenirb (Ma rá-
gione di ejjé, accioche cifia noto la cofafignifi-
cata, & queüa che fignifica: La fabrica é i l 
difcorfo, teffetto, & la cagione delle cafe, Tŝ on 
éduhbioche fead una femplicefime f t attacca. 
un pefo y poniam cafo di miüe libret che tutta la 
fhtica & for^a non fia unitamente da quella 
fuñe foflenuta j chepoi fe la delta fuñe fara rad~ 
doppiata & a queÜa una taglia ti un raggio ap~ 
pofta doue penda quel pefo} che la fuñe non 
fia per hauer i l doppio meno di fhtica 3 & i l 
doppio meno diforxa non bafti ad al%ar quel 
pefo: hor che fara po'hfe ci jaranno due taglie, 
opiu t ofe fimoltiplicheranno i raggi? non ¡i 
partirá quel pefo inpiu parti t non ft maneg* 
giara piu ageuolmente ? non ci uorra molto 
menor for%e a tirarlo ? certo fi, & di modo,che 
fe'lprimo raddoppiamento lena la meta del pe
fo , i l fecondo alquale refia una metdj leuera uia 
la meta di quella meta che fara la quarta parte 
dituttolpefOi&dalla quarta parte della for%a, 
di prima fara i l detto pefo leuato: la doue fe non 
fu ¡fe la grauita delle funi, lafyrexga de i rag-
gi->& la tardeiga del moto per limolti ra-
uolgimentideüa fuñe j che fono i difetti non del-
la forma, ma della materia, un junciullo pre-
fiamente al^arebbe un fmifurato pefo.-madar 
i l fapone aüe funi y i'ugncre i raggiyi l fkr he-
ne le taglie con i raggi dritti y íacconciar i me-
naliyche non sintrichino y o rodino infierne y ef-
fendo i pcrnwzji a mifura, & proportionatis 
fhnno ageuoli quefle fatiche, & tanto piu fe 
gli aggiugnemo i molineüiyche leuano la lorpar 
te del pefo, (¿r della fhticay come il moltiplicar 
delle taglie y & de i raggi, & quefii ancho pin 
ageuolmente fi muoueno y quanto le loroftarh 
ghe fono maggiori y perche lalungheigafial-
lontana dal centroy che é immobile y & impe-
difce i l mouimento: & tanto fia detto della ra -
gmedeüe taglie. 

I 
I 
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DedmerJltiocabolideUe machine^comefi 
dríl^ano. Cap, I I L 

»47 

Vefta ragtone di machtnatíone, che fi riuolge con tre raggi > fi chiama trifpa-
ftos: ma qnando nella taglia di fotto due raggi, & nella difopra tre íi ruota-
no, pentafpaíton. Ma fe per peíi maggiori íi apparecchieranno le machine > 
allhorafaráneceíTarioiifareletraui, & piu lunghe,&: piu groíre,& con la 

medefma antedetta ragione da i cap; di fopra legarlej& congiungerle con le loro fibbie,&: 
pironi, & di fotto con molinello accommodarle. 

Terche ( come ho detto ) la moltitudine delle taglie , & de i raggi in piu parti diuide ilpefo i 
pero la douefi ha a leuarpefomaggiore, énecefíariol'opera dipiu taglie, & de piu raggi, & 
áal numero de i raggifaranno le machine nominate. Tero fe per tre raggi fara ordita la fuñe , 
quella machina fara detta trijj>afton,quaft da tre raggi tirata: fe la taglia di fotto haltera due rag 
g i , & la difopra tre 3 da i cinque raggi pentafpañon fara detta, né i latini nHuolgari hamo la 
felicita de Greci nel compor queñi nomi. Famoft le taglie con piu raggi, altre ne hamo un 
ordine, altre due, & altre piu, come fi uede ncüe figure, Ma beüa cofa é lordimento dellefu" 
ni y come bene é da ipraticanti conofciuto, & le figure lo dimoñrano. Hora uediamo come fi 
drix^ano in pi'edi quefiegauerne j ó ponti, ó cauallette, che fi dichino, 

Efplicate le predette cofe íiano dinanzi alie machine ammollate quelle funi,che antaríe 
dette rono,& fopra le fpale della machina difpoíli íiano per lugo i ritegni, & fe non fara do 
ue legarli,& raccommandarli/iano conficcati i pali dritti,& fermati col batterli bene á tor 
fio, & iui fíano le funi légate. Dapoi fia una taglia al capo di fopra della machina con 
una corda legata, & da quello fian riportate le corde al palo, & d'intorno a quella tagliai 
che é al palo alligata, fi meni la fuñe cerca il fuo raggio, & poi riportata fia alia taglia »; 
che al capo della machina, & d'intorno i l raggio dalla fommitá trapaífata la fuñe difcenda 
& rítorni al molinello, che é nella machina da baífo , & iui fia legato; cofi forzatoil mo
linello dalle ftangefiuolgerá,St da fe fenzapericolodrizzerá la machina;cofi difpoftele 
funi d'intorno, & i ritegni attaccati a i pali con piu ampio mod o fara la machina coiloca-
ta; ma le taglie, & i tnenali al fopradetto modo faranno ordite • 

Modi di annodare le funi • 

^ ' ^ f e g n a a d r i T ^ a r k m a c h i n e i & c h i hauedHto come ¿inalhora le n m , p m inten-
der 
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dcr qmllo»che egli dice. io cfponero la mente fuapiu fácilmente, che ftpuo. Ver drirgare adun 
que la machina fiferma ilpiede di ejja adimpaío, ouero adaltra cofajiabile , accioche la machi 
m ui punti dentro. *Alla teña f i legan non meno di duefimi, accioche una nada dalla dejlrat l a l 
tra dalla fmiflra & quefle credo io che da Fitr. antarie , & da Greci protoni , & dai marinari 
fartie dette fono: flendefipoi per la lunghexga della machina unaltra fuñe, la quale sinuefle in 
una taglia difopra, & unaltra difotto ¡ dapoi queño é alquanto difcoflo l'árgana, o i l molinel-
lojaíqualefiriportalafunepredettatche danoicodettaftchiamaificomela taglia dapiedi, 
¿ nominaiapaftecca . tirandofi adunque fopra i l molinello, & uolgendoft quellafane >fi drixgera 
]a machina apuntandofi al palo, & dri^ata, che fard / f i reggera poi al piacer noftro con lefu-
n i , che faranno dalla deftra, & dalla fmiflra > perche ammoüando í m a , é tirando l'altra yfi pie 
ghera doue fara hifogno. Ma perche le dette fmi hifogno hamo di ejfere raccommandate ad al 
cuna cofa, pero douemo cauare unafojfa quadrata molto afondo : m ftftende uno traue, al qua
le fiamoda la fuñe, che efce dal fuolo >fopra quefio tronc» attrauerfati fono de gli altri p e ^ i 
fopra iqnaüft calca la tena, & cofi teñir amo bene: uero é che pare, che Vitr. uoglia, ene a 
quepalijcheefceno delta térra ,/¿ attacchi una taglia, credo queflo perammoÜare piu commoda 
mente lefuni, Ma Vordimento de i menali, delle taglie fi fura al modo fopradetto, 

D i una machinaJtmtle aUa foprafofla a cuiji com 
me t teño cofe maggiori mut ato filo d molí* 

nellomunTímpano. Cap. I I11 , 
. . • ' i ti i . • • . • • - u 

h fe porre ín opera uorremo cofe di maggior pefo, o grandezza, non douemo 
fidarci de molinelli; ma fi comei! molmello nelle orecchie é contenuto, co^ 
ííinqueftocaíobifognajchenelleorecchie u'entri un perno,nel mezo del 
quale ci fia un Tirapano, che álcuniruota, i Greci Ampheurcíin,altri Pcri-

trochio detto bando, & in quefte machine le taglie uanno ad un'altro modo: perche & di 
fottó >& di fopra hanno due ordini de raggi, & in tal modo il meoale fi fa trapaíTare nel 
foro deila taglia di fotto, che i due capi fieno eguali quando la fuñe fara ftefa, &: iui iungo 
la taglia inferiore attorchiata una cordicellaset légate amedue le parti della fuñe fieno con 
tenutein modo , che non pofsino ufeire né dalla delira, ne dalla firiiftra : fatto queíloi 
capi della fuñe fi riportano alia taglia di fopra nella parte efter¡ore,&: fono mandati gtu 
dal d'intorno de'raggi ínferiori di quella & ritornano di nuouo a baíío, & s'inuefteno nel 
la taglia di fotto a raggi dalla parte interiore j & f i riportano dalla dcftra,& dalla fmiflra 
al Timpano che e nel perno, & iui fi annodano; dipoi d'intorno al Tímpano un'altra func 
fi tiportaallargana. queíla uoltata a torno riuolgendoil Timpano , & ii perno, fa che le 
f un» légate al perno fi ftendino parimente, & cofi dolcementc fenza pcricolo leuano i pe-
fi. Ma fe la machina hauerá un Timpano maggiore, o nel mezo, o in una eílremitá cal-
candoui in eífo gli huomini, fenza la manifattura dell'argana potra hauer effetti piu 
efpediti. 

Tíntala difficultadintender h ene lanificio della fcprafrhta machina, époflaneWordimento 
delle funi. Fitr. dice prima leffeltofiío, che é di leñar pefidimagñor imfertan-za, chela ma
china pojia al jecondo Cap.ToidimoflrailmodQdifuhricarLuchTama egh colloffcotera qmlk 
cofe che & di pefo y & di grande^ eccedono t ordinario: ¡¡come cóloffi dette fono le -grandifi-
meftatue > &'che fono di molto maggior mifura Mía confucta . Drixgaji U caualletta di groffi > 
& alti traiú al modo fopradetto í poift fanno due taglie di quattro raggi per una, due difotto & 
duedijopraalpari,una4iqHelle,allaqualftattacca l'uncino hamr deue un buco da bajío, 

che 
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(ííd contrario 'de i pcrnu^i de i ftioi ra^gi, l'altra legar fi deue al capo dijopra ddla ma~ 
w lord'miento équejlo . f i fa pajare i l rnenale per lo foro dellataglia difottoy dimodo che 

• i di efío fiano eguali da una parte, & dall'altra . qucfti ejfir deono riportati alia taglia difo -
1 C¿a!& inueftiti dalla parte di f'nori ne i raggi dijbtto: ma perche flian fermi,,& tengbino drit-
teleta^Ue, prima che sinueflino , é nccelfario kgarli con una cordicclla att orchiata, & amo-
data, chegli ten^a dritti tungo la taglia. Tajfati adunqueiduecapi per liraggidijbtto delta ta. 
ftia fuperíore dal difuorl ,ft mandano a bajjo,&fifhnpajjare dalla parte di dentro dellataglia 
per ti Hggi difotto, & di nuono fi riportano alia taglia difopra, &fifiinpaffare dal difuoriper 
ii rdé t i é fopra > & mandatigiu fifanpajjare dal di dentro per ti raggi difopra della taglia infe-
riore, dalla dejira, & dalla finiftra, & d'indt al perno del Timpano jirettamente fi légano: per
che ejjendo a torno del Timpano inuolta uríaltra fuñe, & riportata aü'organa.j ne fegue, che rr 
uolta a torno rimlgendofi Ú Timpano, & U pemo, lefuni légate a torno i l pernoparimente fiflen 
diño y & cofi dolcemente leuano igrandiffmipefi. Et fe i l Tímpano fufje maggiore fipotrebhe le 
uar la manifattura deü'arganayperchegli huomini col calcami dentro lo fiirebbeno girare ageml 
menteyperche nelle grandifjime ruóte calcando gli huomini fi mouonograndijjimipeficon una fuñe 
riuolta y perche é qucllapropordone del diámetro della mota al diámetro del perno > che é delpe-
fo at^ato y alpefo, & allaforxa de gli huomini, che fono dentro la mota > & pero le Jiange del-
fargane ejfer deono lunghe, accioche fecondo la proportione della lunghexga ciafetmo de i ctpilo 
YOfcemi ilpefo, la done fe raddoppiate faranno, riduranno il pefo alia meta, eír quattro aüa 
quarta parte : dimodo y che fe conunafiangad'imbraccio quattr huomini moweranm cento l i 
bre di pefo y e^ti auerra, che con quattro flanghe di Jet braccia, i medefmi ne leueranno due mita 
<¿r quattrocento yfottrattaperb la giunta del pefo deüejianghe > i l che importa poco. Lajigum 
della machina y é al fuo luogo* 

Tt'm'altra forte di machina da tirare, Cap, V . 

Vuíun'altra forte di machina a{raiart¡ficíora,& accommodata alia prefíezza 
ma i l poríi a farla , é opera di periti; imperoche egli é un traue, che fi drizza 
in piedi > & da quattro parti con ritegni tenuto, fotto i ritegni fi conficcano 
due manichi, a i quali con funi fi lega una taglia, fotto la quale é porto un re 

golo due piedilungo y largo fei dita, groííb quattro . le taglie hanno per larghezza tre or-
dinidi raggi>&: cofitre menali nella fommitádella machina fi légano, ¿kdipoi fe riporta
no alia taglia da bailo, & fi fan pallare dalla parte di dentro per Ii fuoi raggi di fopra, d'in« 
di fi riportano alia taglia di fopra, & s'inueíleno'pér la parte di fuori neíia di dentro ne i 
raggi di fotto, quando faranno per la parte di dentro fcefi , & per li fecondt raggi fi trapor 
taño nella parte di fuor i ,&f i riportano di fopra a i fecondi raggi trapaífati tornano al 
baífo dal bailo fi riportano al capo, ¿k inuelliti nc i primi raggi di fopra, ritornano a i 
piedi della machina. Ma nella radice di quella fi pone la terza taglia da Greci Epagon da 
noftri Artemon nominata. legafi quefta alia radice della machina, & ha tre raggi, per l i 
quali trapofte le funi fi danno a gli huomini, che le t i r ino,& cofi tirándole tre ordinfc 
d'huomini fer»2rargana preftamentealzanoil pefo. Quefta forte di machina fi chiama 
polifpaftonjimperoche per molti circuid de raggi ci da&preftezza , & facilita grande » 
&i ld r i z2a red 'un t raue fo lo porta feco queftautilitá,che prima quanto fi uuole,& in 
che pane fi uuole,& dalla deftra , & dalla finiftra puo deponere ilpefo.. Le ragionidcl-
le foprafcritte machine non folo alie dette cofe, ma a caricare, & fcarirar lenauifunoap 
parecchiate;ftandoaltrediquclledritte,altre piane pofte ne parettoli>chefiuoltano,& 
ancho fenza drizzar le traui nel piano con la ifteíla ragione temprate le funi, Se le taglie f\ 
tirano le naui in térra 6 
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Bella, & fottile racione & inuentione di machina cipropone Vitr. & cinfegna i l modo di fhr 
la y l'ordimento deüe funi, l'accommodarlaper tirar ipefi, i l nocabolo, & l'ufo d'ejja. Dapoi 
cija auutrtiti, come a molti modi, & per molti effetti cipotemo feruire delle ragioni deüe machi 
ve fopradette. Trefuppone egli che driigiamo la machina, come s'é detto, & dice, che tufo é 
per jar preflo, & che é artificiofa, & opera diperfone pratiche, D r i ^ a f i un traue, da capo 
del quale¡i légano quattro funi, che egli chiama retinacoli, noifartie, queñeft lafciano andar 
in térra, & ft raccommandano a pali, come difopra. l'ujficio di quefte funi é teñir dritta la ma
china, che nonpieghipiuin una parte, che in unaltra.fotto quefte funi, o fartie, o ritegni, 
chefieno, la doue difopra légatefbno3fíconficcano nelli lati del traue due manichi,tra quali épo 
fla una taglia, & a queüi ben legata, ma fotto la taglia, come per letto, é una piaña di lunghe^ 
%a di duepiedi, larga fei dita,grojfa quattro, Veffetto di quefta, é tener dritta la taglia > Ion 
tana dal traue, accioche ft pojfafar commodamente tordimento deüe funi. Tre taglie ui uannoi 
due delle quali hamo neüa largheiga loro tre ordini di raggi, come t i moftra la figura. l'ordi
mento delle fani é quefto. piglianfi tre menali, & f t légano bene aüa fommitd della machina al 
traue, i capi di queüi ft lafciano andar giu, & per Uparte di dentro deÜa taglia di fotto ftfanno 
paffaretuttitreordinatamentene i raggi difopra, cioédel primo ordine,pafati che fono tutti 
tre fe riportano alia taglia difopra, & ftfknpaffare daüa parte difuori neüa parte di dentro per 
l i raggi di fotto, & coftdifcendeno per la parte di dentro, &s,inuefteno nel fecondo ordine de i 
raggi, & pajfano aüa parte difuori, quefli di nouo fi riportano aüa taglia difopra al fecondo or
dine de i raggi & trapajfati che fono calanogiu, & dal terxo ordine de raggi, ft riportano al ca
po deüa machina, & inuefliti, che fono neW ordine de i raggi difopra tutti tre i detti menali, ccc 
laño al pié deüa machina, doue é legata la ter^a taglia, che da Greci é detta Epagon da latini 
lArtemon, da mi Taftecca: quefia ha tre foli raggi al par i , ne i quali uanno i tre menali; o co^ 
dette che ft dicano, quejiift danno aperfone, che l i tirano a tre per capo, doue con facilita ft le-
uano ipeft, & la figura lo dimoflra in una mano de i raggi nudi, perche meglio symtenda,& da i 
praticantifara bene intefa : Et quefta forte di machina dalla m oltitudine de i raggi é detta polifya 
fton. teffetto é tale, che ammollando deñr amenté queüi ritegni, & fartie ,fí puo far plegare in 
che parte ft uuole, & depone ipeft, doue toma bene . Ma l'ufo di tutte le predette machine, 
quandoper l i loro uerft accommodate faranno, ft eñende inpiu fattioni: imperoche &per carica 
re, & per fcaricare le nauifon buone. íarbore deÜa ñaue ciferue & le funi fue, & quando i l 
pefo é al^to al par i della coña del nauilio , ftfh andar i l nauilio aüa parte, & in banda, & co/l 
ti pefo ft fcarica, oin térra, o in altro nauilio minore. le medefme machine Uejhin térra, & or-
dinate uarano le naui, & le tirano in acqua . i l tutto époño in bene accommodarle, & afficu-
rarleneimanichi,&inqueüiñrumenti che Vitr. chiama Carcheft, che fono, per quanto ñir 
mo io, certiñrumenti, doue entraño le slanghe, che uoltano iperni delle ruóte, ode i Timpani, 
o de nafpi. altri dicono, che hamo la figura deüa lettera A , maforfe fono ftmili a queüi, che noi 
chiamamo parettoli, fopra i quali ft uolta una bocea difuoco per tirar in ogiñ uerfo, come ft ue-
de neüe naui, & neüegalere, & neüa figura, 

JD'una ingeniofa ragione dtCtefifonte ,per con-

durreipefi. Cap. V I , i 
i 

On c alieno daU'inílituto noftro efponere una ingeniofa inuentione di Ctefi-
fonte; percioche uolendo coftui condurre dalle botteghe de i tagliapieéra ¡O 
Efefo al Templo di Diana i fufti delle colonne, non fidandofi net carri per la 
grandezzadeiperij&perleuiedeicampimollitemcndo, che le ruóte non 

fondafíero 
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f iaífet.6 tt.oPno,inqucílo modo tentó difarc. Egü pofc innemcquattropezzi di If-

molm bcnc cotnmefsi grofsi quattro dita, due tiaucrfi trapoili tra duc lunghi quan-
^"efano i fufti dellc colonnc, & ncllc telfe de i fuíti impiombó molto bene i pironi di fer
ro che Cnodaces detti fono a guifa di pcrnuzzi, &: in que legni pofe gli anclli, ne i quali 
haue(íero ad entrar i dctti pironi , & con baftoni di clcclego le tefte. I pironi adunqi c 
rinchiufí ne i ccrcbielli liberamcnte fi poteano tanto riuoltare i che mcntrc i buoi fottopc-
fti tirauano i fufti delle colonne uolgendoíi ne i pironi, & ne i cerchídli íenza fine fi gira-
uano. Hauendo poi a quefto modo condotto tutti i fufti, & cíícndo neceflario tirar an
cho gli architraui, i l figliuolo di Ctcfifonte Metagcne nominato, traporto quella ragio-
ne della condotta de i fufti alia condotta de gli architraui: impcroche|egli fecc ruóte gran 
di da dodici piedi, & con la ifteíTa ragione con pironi é cerchielli ferró nel mezo di quellc 
ruóte i capi de glí architraui, & cofi cíTendo tirati que legni da buoi rinchiufí ne i cerchiel 
l i , i pironi uolgcuarto le ruóte, & gli architraui ferrati come perni nelle ruóte»con la iftc f 
fa ragione, chécondottifürono i fufti delle colonne,peruennero al luogodoue li fabri-
caua. i'eflempio di tal coía é come quando nelle paleftre fi fpianano con i cilindri i tüoghi 
done fi camina :né pero quefto haurebbspotuto fare feilluogo non fufíe ftatouicino, 
pcrchedai tagliapictraalTempiononui ha piud'otto miglia, né uiéalcuna difcefa,ma 
i l tutto é piano campeftre. 

La interpretatione» & laprattca fit manifeño queüó > che dice F i t r . & cilindro era unapietra 
difomddicoíonnapewfyianarey&orfare icome dicemo noi i terraTgi. Ma. quanto bifogr.l 
prima penfareifopra, auanti che fi dia principio a tali imprefe di condurre le cofe grandi Vi t r , ci 
úimoftra in un bello ejjémpio dicendo. 

Ma a noftri giorni efl'endo nel Templo, doue era i l coloíTo d'Apollo per uecdiiezza rot 
talabafa,&temendofi,chelaftatua non ruinaíre,& fi rompefle,conduífero chi dalle 
ifteflepetraie tagliaíTero labafa. Paconio fi prefe i l carico. Era quefta bafa lunga dodií i 
piedi, larga otto, alta fei, quefta Paconio gonfio di uanagloria non come Metagene ten 
tó di condurre, macón la ifteíTa ragione adun'altro modo] ordinó di fare una machina: 
imperocheeglifece le ruóte alte 15 piedi, nelle quali rinchiufc i capi della pietra ,dapoia 
torno la pietra da ruota a m o t a ui acconció fufi grofsi due dita in modo, che tra fuío é f r -
fo non era la diftanz^ d'un piede: okra di quefto d'intorno a i fufi circondó una fuñe, & 
poftoui fotto i buoi tirana la fuñe , & cofi fciogliendofi la funeuoltaua le ruóte ;ma non 
poteua per dritto tirarle, perche la machina uíciua hora in una parte, hora ín un'altra, dal 
che egli era forzato di nuouo tirarla indietro, & cofi Paconio tiraado, é ritirando con
fumó il dinai o , fi che egli non hebbe poi da pagare. 
• M queflo luogo é ancho facile, perche Taconio fece un rocchéllo, come dicemo noi > nel quale 

ferro la pietra, & la corda, che era ¿Cintorno al detto rocchéllo fi uolgeua hora in m luogo ho~ 
rainun'altro,&peró nonpoteua tirar dritto ,ma quantotirauainan?i 3tantolamachmd fi t. r 
cena, &per dri^rlaytanto era necejjario tirarla in dietro, & cofi la jatica era uaná > come 
queüa di S ififo, per la colpa della nanita fuá, leggi Leone al fefto delfefio. 

Come trouatos'habbtalapetraia, della quale fu falto i l 
Templo di 'Diana Efefm. Cap, V I L 

% u^c'r° a^quanto di propofito, &: diió come trouatefurono quefte petraíc • 
I Pi^orofupaftorej&praticauainqueftiluoghi. Penfando gli Efefi di íar 

unTeirpio a Diana, & deliberando di fcruiríi del marmo di Paio > Preconcí-
fojHcracleaj&dxThafoíauuennejchcinqueltempo Pifiodoro cacciatc a 
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i pafcolilepecorcinqueluoghlj&iuiconcorrendoduemontoni per urtarfi l'uri 1'altro 
íenza incontro fi trapaflarono, & con empito Tuno percoíTe il fafíb con le corna , dal qua-
le Icaglio una pietra di bianchifsitno colore. Dal che íi dice, che Piflbdoro lafciafl'e le pe 
core ne i monti, & portaíTe correndo quella crotta in Efeío allhora quando di ció fpecial 
mente confukauano . cofi deliberaron di honorario grandemente, &: gli mutarono i l no-
mejchein uecedi Piflbdoro fufle Euangelo ( che buon nuncio ) nom'mato , &¿ fin'al di 
d hoggi ogni fettlli mefi i l magiftrato di Efefo fi conduce in quel luogo, & gli fa facrificio: 
& calo che ció fuííc da quello pretermeífo, c tenuto alia pena . 

La uanagloria ingannb Taconio, / arte aiuto Ctefifonte, & Metagene, U cafo fece fkmre a 
TiJJodoro. Et Vitr. ci ha recreati con quefta digresione uedendoci hauere flanea, & intricata 
lajuntafia con mote, corde, timpani, argani, etgireüe. Hora eglipajfa dopo la fabrica al di-
fcorfoj & f a fopra le dette cofe una heüijfima confideratione dicendo. 

Delmommento dritto circolare che ft richiede a le~ 
uaripeji. Cap, V I H . 

Elle ragioni, con le quali fi tirano i peí! breuemente io ho cfpoílo quclle cofe, 
che io ho giudicate neceíTarie. 

Fitr, nel primo Cap. diqueflo libro ha detto, che machina era una contima coüi 
gatione di legname, che hauea uirtügrande amuouere i pefi. Quefto fin hora egli 

ci ha dimoftrato* Ha detto ancho, che la machina ft mmue con artificio di rnolti g i r i : queíía 
parte hora egli ci ejpone, al che douemo por mente y per effer ilfondamento di tutti gliartificij, 
oltra che cifarci intender molte belle cofe delle Mecaniche di ̂ Ariflotiíe. Dice adunque . 

Delle ragioni da tirar i pefi, queUe cofe io ho breuemente efpofto, che io ho gtudka-
teneceflarie,i mouimenti, & le uirtü delle quali due cofediuerfe , & trafe difsimili come 
•conuengono, cofi fono príncipij a dueoperationi ,uno di que principij, é il mouimento 
dritto , Euthia daGrecinominato : raltroé il mouimento circolare chiamato Cyciotis, 
xnainueronéildritto fen2ailcircolare>néiicircolarefen2ail dritto puo fare,che i peíi 
fi ¡cuino. • j 

La propofitione di F i t r J queflayche i l moumento dritto, & i l circolare, benche fiano due co 
f i í diuerfe, & che ftmiglianxa tra fe non hahhiano, puré concorreno a fitre i merauigliofi effet-
í i , che tutto di uedemo neUal^ar i peft, né uno puo fiar fen^a l'altro: ma come ció adiuegna 
Vitr, da fcftefjo lefpone > dietndo. 

Ma come queUo, che io ho detto , s'intenda , efponeió. Entraño i pernuzzi ne i raggi 
come contri, & ncllc ta^Üe fi pongono, per quefti raggi la fuñe fi uolge con dritti t i r i , & 
pofta nelmolincllopcrlonuoiginiíntodelkítinghefa,chei pefi fi leuino in a k o ^ i 
cardini del molinelío come centri del dritto ne i gattelUcollocati, & ne i ílioibuchipo-
íle le ílanghe uokandofi in giro le tclk a ragione di torno alzano i pefi. 

Ter indottioneproua yitr . che i l dritto , & i l cir colare enirano a i mouimenti deüe cofe, & 
prima ne gliflrumenti delle taglie 3flanghe, et molinelli, perche i giri, i raggi gli auolgimenti r i -
fpondeno al circolare ylefuni jleñangheipernirifpondeno al dritto nelle foprapoñe machine} 
dapoi nvgli altri (¡rumenti, come quifotto dimofira dicendo. 

Similmente come la ílanga, o leua di ferro quando é appofta al pefo, quello, che 
non puo da molte mani effer letiato ,fottopoílo a guifa di centro , per dritto quello, fo
pra che fi ferma la ma-nouclla , che hypomochlion da Grcci é dctta,quafi fotto ílanga, 
¿k pofta fotto i l pefo, la manouella, o ícnguella della ñanga, 6¿ calcato il capo di queila 
dalle forze d'un huomo folo , quel pefo fi kua. 

Molte 
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Molte mcñionipertinentialle Mecaniche di^Anñ. H poche parole poflc, & rifúlute fono ¿i 

v> in queño luogo. Tero confiderar bifogna le rególe generaU, & i principij di tutte. In 
olniartificiofo mouimento fono quattro cofe i l pefo, lafor^a, che lo muoue > lo Hrumento, con 
fhef^oue > detto y e t t i s Latinamente > Mochlion in Greco, Lena in Folgare, & quellofopra 
cheft ferma la Leua Hypomochlion in Greco > Vreffio in Latino, & Sottoleuadrrei in Volgarc. 
tutte queñe cofe dalla ñadera alia bilancia, & dalla bilancia alia ragione del circolo fi uanno r i 
ducendo l Ojjéruafi adunque > che lepartipiu lontane dal centro fanno maggiore ypiu preño, 
<¿rpiu euidente effetto, che le uicine perche fono piu lontane dallo immobile, meno partcci-
p a ñ o delta natura del centro^doue fono meno impedite effendo lontane dal centro, & quelli peft t 
che fono da i capi piu lontani dal centro, per le loro naturali inclinalioni, tendendo al bajfo fono 
meno impediti i & piupreño dri^ano al perpendicolo) che lipiu uicini, & pero in ogni ñru-
mento confiderar fi deue, o i l centro, o quello, che come centro fipiglia. ISleüa bilancia adun
que > & nella ñadera i l centro e que!.punto del pirone > che trapajja l'orecchia, che anfa, & la 
lenguella, che Ejfame é nominata» Queño luogo del centro, é come la fottoleua y perche fopra 
quello fi ferma la leua >:& nella bilancia le braccia > o raggi »che Scapi da i Laíini fi dicono, 
rapprefentano la leua > che fono come linee > che fi parteno dal centro . Quando adunque queñi 
raggi fono eguali di grande^ > & dipefo le teñe loro, effendo la bilancia fojpefa, nonpiegano 
una pin deWaltra, ma fono egualmente diñanti d a l piano: ma quando fe le da pefo da uno de capi 
for%a é i che trabocchi la bilancia: &.piupreño traboccherd, & con minor pefo quando i l rag 
gioJará maggiore >&ilpefo piu lontano dal centro per la fopradetta ragione: pero dicefi nelle 
Mecaniche y che le bilancie i che h a m o i fuñi maggiorifono piu certe, cioépm preño. & con 
minor pefo bilanciano i & piu certo dimoflrano ilpejbrfercioche per ogm lieue aggiunta fi muo-
ueno, & in eguai) o minore ¡patio di tempo , fumó maggiore ¡patio di luogo. Ma bifogna inten 
d e r e , che tutte le cofe fian p a r i y & c h e la materia fia uniforme > & eguale per tutto di pefo, <¿r 
di Umghexga. Trendefi l a lunghe-^a de i raggi dal punto di me%o, che per centro, o fottoleua 
fi pone, flenderaidue raggi eguali mouendofi i capt di quelli uno a i r i n g i U i & Caltro aWinfu co-
mimieranno a difegnare un circolo ad uno iflejfo tempo 4 (¿rciafcunoparimentefinirá la fuametá 
del circolo quando faranmperuenutiTuno al luogo delTaltro ̂ mafei raggi deüa bilancia non fa~ 
r a m o di pari lunghe'Z£aimouendofi al fopradetto modo,fegneranno circoli difegualhfi che i l rag 
gio maggiore fkrebbe circonferen^ maggiore > quandogli lafciajfe un fegno, pero mouendofi 
l'uno i ' & íaltro capo ad un ifieffo tempo >piu ueloce mouimento farebbe i l capo maggiore. Qwe-
fto sintende dellabilancia > o fia ella ¡ófpefa dal difopra, come fi ufa per la piu parte, o fia fofle-
ñuto con un pié difotto come la figura lo dimofira. Euui uríaltra maniera di bilancia, che pin 
prefto mexa bilancia fi puo chiamare, & é detta¡ladera. Qiyffia ha i raggifuoi difegualiy& do 
ue é i l minore, iuifiattacano i pef t , In quefia éil centro , o la fottoleua > come nella bilancia, 
doue é la lenguella. íaltro raggio é maggiore, # // fegna con d uerfipunti y fopra i quali ua 
giocando unpejo mobile detto. i l marco ¿ma da latini equipondiúy & da • Greci sjcroma, affine , 
che hora piu utcino, hora piu lontano al punto di me^o, leui i maggiori, i mmnpefi. quefii 
rijpondeaüafor^a, che muoue, che come forte mano calca i l raggio maggiore nella ¡iaderay i l ¡i 
milef i i i l fecondo pefo del braccio minore, & fe eglifi mutafie l'orecchie &. la lenguella alia ¡lar
dera y fipuo diré y che ella fujfe piu bilancie, ¿r per- molte bilancie fipuo ufare uariandofi i luo-
ghtdeUeorecchiey&dellelenguelleperloleuaredi diuerfi pefi, Quantü adunque é piuuiciña 
laorecchtay & l a lenguella alia lance, che é quella catena, doue. fi attacca il pefo, tanto piu 
pleuailpepyche é in ejfa lance y percioche la linea y che é dalíorecchia a i marco é maggio
re . Ecco adunque come la ñadera, & la bilancia firiduceno alia ratone del circolo . fimií 
mente La leua fi riduce alia iñefja ragione, perche la leua ¿come ll raggio ddla bilancia ylafot<~ 
toteua come i l centro y i l pefo n¡ponde alia cofa moffay&la mam di chicalcay a coluiy che rmto-
* W quanto e. maggiore l a ñanga dal pnntoyoue ella fi ferma y tanto piufhcilmmte fi muoue i l 
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pefo per le dette ragioni; di qui nafte, che apuntando un legno a mexp nelleginocchia, <¿r teñen-
doft i capi diqueüo con le mani > quanto piu lontanc fi teñiranno le maní dal gmocchío,che é co
me centroy tanto piu fácilmente fi romperá i l legno.fimil ejfetto ne nafcerebbe,fe eglifi calcajje 

• un capo del legno col piedey & diftante da queüo fi tenejjero le mani. Et ancho entrando un po
co dicugno inungroffoy&duro xoccoy & percotendofi con un maglio quel cugnoy fácilmente 
filpczgail kgnoypercheilcugnoécomelaleuayan%i come due, unadifotto l'altra di fopray 
& quelleparti del ̂ occOychefono tocche da quelle fono come centriy &fottoleue: & lafor^a di 
chipenóte é i l mouente,& queüaparte del legnoyche tocca dalla punta del cugnoyrijponde al pe 
fo da efer leuato. Símilmente quelli farbiciyche hamo imanichimaggiori taglianoyO rompe-
no piupreño le cofe dure, che le minoriy&finalmente tutte lequcfiioni mecaniche d'intorno a 
pefi ft riduceno a quefte ragioniy come a chi confiderapuo effer manifeflo: pero hauendo noia ha-
ñanxa difeorfo fopra ilprefente capOyfeguiteremo Fitruuio, i l quale hauendo prouato nelk leua 
ÜmouimentodrittOy&dettoVeffettodieffayfeguitaadimelaragione. 

Et quefto nafce perche la parte dinanzi piu corta della leua entra fotto i l peío da quella 
parte della fottoleua, che é come centro, & i l capo della leua,che c piu lontano dal centro 
mentre che e calcato facendo i l mouimento circolare coftrigae col calcare con poca for-
zaporreinbilicoun grandifsimo pefo. 

l l mouimento dritto prouato di fopra ha bifogno del mouimento circolare. quesio proua V i -
tru.nella lena, ilchefi uede chiaro, percioche tanto i l capo del raggio minore, quanto del mag-
gioredifegnaicircoliy comenellabilanciasédimoñrato. 
• • Simigliantemente fe la lenguella della leua di ferro fará pofta fotto i l pefo , & che i l car 
po col calcare non a baíío, ma per lo contrario in alto fará leuato, la lenguella apuntanr 
dofinel piano della térra haueráquelloinluogo di pefoj&l'angulo del pefo in luogo di 
fottoleua,& coli non tanto faciimente,quanto per la fottoleua alzerájnientedimeno aH'op 
poílo del pefo ncl carico fará commoíTo. 

Quelloyche dice Vitr. benche con modo difficile detto fia y pero fipuo intendere a queflo modo» 
che non folamente la leua fi adopera calcando uno de capi jiandouifotto ejfa leua, <¿r alando i l 
pefo y come egli ha detto di fopra: ma alcuna fiata per jpigner unpefó, fi punta la lenguella del
la leua fotto ejfo nella térra, laqual lenguella é ferrata, & propiamente é la leua della flangay& 
taltro capo fi al^a con le mani, di modo che quel punto del pefo, cheba da ejfer ¡pinto y é come 
centro, & fottoleua, & la térra é come ilpefo, & i l carico > & fe bene a quefto modo fijpigne 
un pefo, non pero cofi fácilmente é mojfo, come quando Puno de capi siml'Zla:& la figura di 
quanto s é detto é al fine delprefente capo. Dalle fopradette cofe Vitr, concíude, 

Adunque fe la lenguella della leua é polla fopra la fottoleuai fottentrerá al pefo con la 
partemaggioredellaílanga, ¿¿ il^apodi quella¡fará calcato pin uicino al centro non 
potra alzar'il peío, fe non ( i i come é fbto foprafcritto ) il bilicoí& relíame della leua fará 
piu lungo dalla parte della tefta^ non fará fatto appreílb il pefo. 

liella leua, come ha detto é H capo, & é quella parte che fi calca con le mani^r la lenguellay 
cheé quella parte, che fott'entra al pefo ferrata da capo,tuttalaleuaé mdueraggipartita, da 
quelpunto, che tocca la fottoleua, fe adunque da quel punto alia lenguella ¡ara i l raggio piu lun-. 
goy che dallo ijlejfo punto al capo, non fi potra leuar ilpefo, & la ramneé in pronto, perche il 
raggio maggiore rapprefenta la linea maggiore, che jiparte dal cemroy&perójk piu mommen-
to: & quefiofi proua da Fitr, in queíio modo, quando egli dice. • s 

Et quefto 6 puo confiderare dalle ftaderc, perche quando la orecchia é uicina al capo, 
doue pemle la lance, nelqual luogo ella é come centro, & che il marco, o romano,dctto 
íqmpondio, nell altra parte del fufto llagando per l i fegni, quanto ié piu lontanó con-
^otto,íeben lufie preífo all'eftremo del fufto, ancho con men pari pelo agguaglia il pe
lo, che e dall altra parte, fe benc e grandifsimoA quefto adiuicnc per lo bilanciar del fu-

i - l io . 
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ftn Derche h lcua ¿ lontana daí centro. Et con la picciolezza del marco pin dcbila 
kuando in un momento maggiorforZa di pefo fenzauehemenza dolcemente conítngne 
dal bafloal difopraieuarfi. 

Ouefto ancho sintendey per le cofe dette difopra da noi, quando dimoñrato hanemo, che co
fa é ítadera, ebeparti hahbia>&che effatifaccia.íArifl. neüa mgcfima quinta queíiionc ármart ^ 
da. Terctiecagione la ¡ladera con un picciol marco pefagrandifiimi pefi, conciofia che mttala 
ftadera altro nonfia>chemexabilancia>perche ánuna parte [ola pende la lance, aüaquale fi 
appende ilpefo,daWahra fen^a Unce, é la jladera. Sciogliefi la dimanda, che la Hadera ci rap~ 
frefenta & la bilancia>&ía leiía, mperoche éfimile aÜa bilancia, quando ciafema orecchia, 
& lengueila pao matar luogofecondo la quantita de i pefi, che uolemo leudre, & matando i l 
iuogo, &facendo diuerfi centrh da una parte é la lance, ouer meino doue s appende il pefo, dal-* 
l'altra é i l marco, in luogo deWaltra lance, ilquale tira il pefo, che é neüa lance, & a quejlo mo
do la jiadera é come la bilancia,& perófagli efetti ijiejíi per leiñejferagioni,&at eioche una 
ñadera ejfer pojfa diuerfe bilancie, fe le pone diuerje orecchie, & lenguelle, cioé fi mutano i 
centri , doue la fi tiene: uero é che quando pefamo mía cofa , eUa é come una fóla bilancia, per
che ha un centro folo,&due rag^i, ma noi matando ilpefo mmiamo il centro, perche i l marco 
non calca egaalmente effendopia uicino, o piu lontano al centro, imperoche quando pefamo al
cana cofa, qaantoplu i l centro, doue é lorecchia, é uicino alpefo,tantopiu fi letta, perche la l i 
nea, cioé ilfaño, che é dal centro al marco fifa maggiore. Ecco adunque le ragioni deüa bilan
cia ritrouate neüa ftadera, che da jírift.é Thalange nominata. S'afiimiglia anche alia leua, <& 
écome una leua riuerfeia, perche ha dal difopra la fottoleua, oprefiione che fi dica,cheé la do
ue c i l centro, halaforxa, ché mmae, che é Umareo, che calca ti fuño , & calcando é neceffâ  
fio, che ilpefo, che é daWaltra parte faccia mutatione,&puo ejfer,che matando fi icentrifi fac-
éiano piu lene, come fifaceuanopiu bilancie. Fero é che per Vordinario alie Hadere non fi fan^ 
no pia, che due tratine, cioé non fi mata i l centro fe non in due luoghi , & quando fi u aquella 
trutina, o qaelle orecchie, che fono wcinc alia lance dicemo pefar alia groffa,perchei fegni,& l t 
ehci nel fuño Jegnati fono piu larghi, ma quando afamo i l centro pmrimoto dicemópefare alia 
fottile,& i fegni fono piu uicini. chiamafi ftadera, perche in luogo deWaltra lance ftá U mareo,' 
Et tanto detto fia deüa ftadera. 

Ancho fi come i l nocchiero d'una gran ñaue da cárico tenendo ranfa'dél' temone , oiax 
detta dagreci, in un momento con una mano per la ragione del centro calcando artificio 
íamente uolge la ñaue carica di pefi grandifsimij di merci,6¿ d'altre cofe neccííarie. 

tJriftotile neüa quinta queflione dimanda,perche cagione effendo ilgouerno pkciolo &poflo 
neüa efiremita della naae, ha pero tanta for^a,che tenendo un ¡momo l'a ifa di qutllo neüe mani, 
&juolgendola derrámente,fhcciatantomouimentoneüemaidigrandifíimo carleo. FtJJpondé 
dicendo,che ció adniencperche i l timone, &gouerno é come la leua, i l mare come i l pefo,il istoc 
chiero come lafor^a moaente, la fottoleua fono que cardinine i quali époftoil temone, & dcar 
diñe é come centro diquel giro,chedaWeflremitd del temone daWuna,& l'all ra parte é difegna-
to. i l temone adunque taglia i l mare per dritto, & fcacciandolo da un lato muoue la ñaue per tor 
to, &per quefto ejfendo Tacqua come ilpefo, i l temone che per lo contrario fi punta piega la 
ñaue, perche i l centro,&l'appoggio era riuolto al contrario, alquale ejfendo la ñaue congiun-
ta, di necefiitá la ñaue lofeguita, di modo che fe l mare éfcacciato dalla deflra,ilcardine ua alia 
¡tnijira, & la nauefeguita i l cardine. Ma i l temone fi pone da poppa neüa eftremita della naüe> 
&nonaltroueyperciocheognipicciolo mouimento, che fi fa da uneflremo, quanto maginor é 
lo ¡pació all'altro eflremo,fa tanto maggior moüimentó in qmlle,percióchele bafccherincbiu-
ono quelle linee,che da uno ángulo Uengono, quanto piu lunghe fono le linee tanto fono mawio-

rt.bia lo ángulo ^ le linee, che uengono da quell'an?ulo fiano j L C. & ^ D . labafa, 
L O . mnb*™bbiQ )Che f i i e i ime i ' a r^ m ali> F, & i i a i i 0 tyím 
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aW H . lahafa F U* wo« habbiaadejfermaggioreychelabaft. C D . quando adunque 
ft fard un breue mouimento dallapoppa ,per la lunghex^ ddla ñaue da poppa d prora, la e-
firemitá delta prora hauerafegnato gran parte di circonferenx^y& maggiore diquella, che haur 
rebbefegnato la lunghexpa deüa poppa dell'albero, & pero fia bene, che i l temone > che ¿prin
cipio nel mouimento, & come ángulo fia fu l'eñremo. 

Et ancho le uele álzate a mezo Talbero non danno tanta celeritá alia ñaue, quantó fe ío 
no álzate le antenne alia íbmmitá; & la ragione é quefta, perche fiando nella fommitá nó 
fono uicine al piede dell'albero, che in quel luogo é in uece di centro, ma nella fommitá 
piu lontane,& da quello piu rimóte piglianolc uele il uento. Adunque fi come la leua 
fottopofta al pefo > fe per la meta e calcata, é piu dura nell'opera; ma quando il flio capo 
eftremoécalcatOj&menato alza fácilmente ilpefo jcofi effendo le uele a mezo albero 
hanno minor uirtú, ma quellc, che alia cima pofte fono allontanandofi dal centro3benche 
i l uento non fia piu gagliardo, ma lo ifteffo calcando, o fpignendo la cima síorza la ña
ue andar piuinnanzi. 

Con lo ifiejjo uento , & c o n la medefima uela andera ta ñaue piu forte effendo ghindata tan-
tema aüa fommitd deWalbero, che al mexo, la ragione é come nella fesia quejlioneft uede, per
che íalbtro é come la leua; i l piede, la doue fi ferma, é come i l centro-, & fomleua; i l pefo é la 
ñaue ; i l mouimento é i l uento :fe adunque i l mouente calca, d jpigne le parti lontane dal centro 
piu fácilmente muouej che uicino al centro. 

Ancho i remi con le ftrope legati a!li febermi fpínti, & rítirati con le maní, allontanan
dofi dal centro lépale di efsi nell'onde del mare con grande forza fpingonolanaucinnan-
zi,che é di fopra mentre che la prora taglia la raritá del liquore. 

i l remo é come leua, lo fchermo come fottoleuayil mare come pefo, fecondo che ft uedeneÜ<t 
quarta dimanda: le braccia della leua fono ímo dallo fchermo aüacqua, laltro.dallo fchermo 
alie mani delgaleotto: f effetto é lo iítejfo della leua, & della bilancia, cerca le braccia maggh" 
rii&mimriicome égiamanifefto , 

| í grandi peíi parimente quando portati fono da quattro o fei, che portano le lettiche, 
fonopoftiinbilicoperlicentridi mezo delle ítanghe,accioche con una certapropor-
tione partito i l carico ciafeuno de i baftaggi porti col eolio egual parte del pefo indiuifo,, 
pérchele partidi mezo delle ftanghejnellequalis'inuefteno le cigne,aicoIlarideporta-
tori fonofitte,&termínatecorvchiodi^ccioche non feorrino di q u á , & d i la: perche 
quando oltra i confini del centro fi muoueno, premeno ¡1 eolio di colui, che gil é piu ui-
cÍno,íi come nella ftaderail marco, quando con l'eííame ha i termini del pefare. 

D imanda ̂ ínft. nella uigefmanona queflione., donde nafce, che fe due portano uno ifleffo ca
rico fopra una [tanga, non igualmente fono opprejfi, fe ilpefo non énelmexo, rnapiu saffatica 
colui, che épiu uicino al pefo | rijponde che la fianga é in uece di due leue, la cuifottoleua riuer-
feiaé i l pefo , l'cftremita della leua fono le parti delta fianga, che ft ucltano uerfo iportatori, de 
ií¡uali uno é in luogo del pefo, che neüa leua ft deue muouere, & l'altro é in uec$ della for%a,che 
mmue, & perdil braccia piu lungo della leua é quello che é calcato, & taltro é come quelto, 
ebeé fottoilpsfo,& fe bene tuno, & l'altro é opprefo ,nierHedimeno ¿piu opprejfo quello, 
che epm uicino al pefo, perche quejlo, che épiu lontano al^a piu la parte fuá, come cheglifia 
piufacile Paitarla ejfendo piu lunga,& dal centro piu rimota; ma fe il pefo fteffe nel me%o, la 
f^ica con eguaJportione diHifafarebbe,^ tanto leuarebbe l'uno, quanto laltro ejfendo egual-
mpfíte dal centro lontani, • 
. Perlaiftdla ragione i giumenti,che fono fotto il giogo^on egual fatica tirano i pcíi, 

quando legati fonp in modo,che i loro colii fianp egualmente diftanti dal mezo , la doue 
l\ lega ilgiogo.-ma quando di quelli fonole forzedjfcguali,^: uno efl'endo piu gagliardo 
premeralirojallhora facendofi trapaífarela corregiajíi fa una parte del giogo piu lungav 
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i 1 ituta íl alumínto píu debik; cofi ncllc ftanghccome ne i gioglii, qualiao lc cignc 
qUf nonelm?zo,ma fannoquella parte, dallaquale paíía la cigna piü corta, & 1'altra 

n.onlu° a:Conla ifteflaragionejfe per quel centro doue c la cigna trappaflataíl'uno & 
r lk ro Capo del giogo fará uoltato a torno, la parte piu luuga fará maggiore,&: la píu cor
ta minore il fuo giro. 

O uefto éfhciUper le cofe dette difopra, pero uolendo FitmJare mx unmerfak concbfmc\ 
prmatadaiprimiprmcipip dicefeguitando la fuaindotm^ 

Et fi come le ruóte minori hanno i mouimenti loro piu duri, 8¿ piu|diffíciIi}cofi le ftan 
nhe, & i gioghi in quelle parti doue hanno minor dtftanza dal centro alie tcítc loro pre-, 
meno con dificulta i coW'u&c quelle, che hanno dallo ifteíío ceníro fpatij piu lontani,aI-
Jcgerifceno di pefoiportatoriAin fomma& queftecofcgia dette al predctto mo.dori-
ceueno i loro mouimenti col drittOi & col circolare,& ancho i carri, le carrettCí timpa-
ni, le ruóte, le uide, gli fcbrpioni,le balifte, i calcatoidéitorchi & leatíie^nachine con -
le iftefle ragioni per lo dritto centro, & per lo circoiare riuoJtatefahnb gli ctfctti fecon-
do la noílra intentione. 

j í me pare che yitru.de iprincipijpoñida luijegli hahbia propoH o la ragione di tut te le ma-* 
chine trouate, & che fipoffono tronare cerca l'aleare j i l tirare, & lo Jpignere de i pefi,che 
fotto uríiflejfo nome di machina trattoria é contemto: Laftia queña bella confideratióne a gli 
ingeniofi i che i l dritto y & i l circolare mommento, ¿principio dituttele cofe dette-, & che chi 
faperain ejje conofcereilpefo, laleua, lafottoleua}&lamrtümouente,comparandoquefleco~ 
feSinfieme, potra render contó, & fatisfare a tutte le dimande fatte nellít prefentt materia. 
noi refla diré alema cofa d'intorno le ruóte de carri, & cerca le uide, che hannograndifiime for~ 
%e, & quafi incredibili, & diró quello che dice i l Cardano nelíibro décimo fettimo della fottili-
tadeüecofe. Dice egli adunque confmiglianti ragioni f í fanno leuide\ Sia la uida a b, 
cioé mella che egli Cóclea dimanda, &ilmafchiocioé la uida c d, laqualefigira a'tomo co
me ¡i fuole: fia i l manicogiunto al mafchio e f . ilqual fi uolge col perno g h. fácilmente 
per la detta ragione delle Jianghe,gimto fia dal bajjb del mafchio apiombo mpefo di cento H-
bre,&fia m. uoltandofi admque Uperno g h. eglifith-erd k l infh&ilpefo m. ande
ra airififu,& per lo contrario uoltato i l perno, g h. & con la ragione ijbjfa fíjpignérd K L 
& piegherd i l ferro oppoño di unagroJfe% â incrediblle. Ci refla a dimoSirare,.che ilpefo. m. 
fi poffa muouere, & con che ragione, perche efiendo centomila-libre di pefo, & fo'fienendo cia-
feuna jpira, o anello della uida i l fuopefo,fe faraymo dieciuolte,o¡pire in ciajama faranno dieci-
mila Ubre, tanto rittengono dipefo in ciafeunaJpira, quanta élaproportíone della ritonditd alia 
fuñe, a cui é fojpefo m. quanto adunque piu ¡pire faranno, & piu firett€,& ma^gior'htanto piu 
lieue fi fard il pefo m. & i l mommento piu fucile, benchepiu tardó. ¿Admque nello ¡pació di 
due braccia fi puo fhre una utda, con le ¡pire tanto larghe, & cofi baffe, che ilpefo. m. puo da 
unfanciullo di dieci anni effer al%ato,ma come ho detto, quanto piu facámete tanto phikntamen 
tefimouerd. Quando admque fard tirato appreffo la Imighei^a l k. bifognerd fo¡pender i l 
pefo a quelle cefe, che foftentano la machina a ipunti. n. & o. & cofi cauata con i l contra
rio mommento. k /. appenderemo ilpefo, & di mouo tiraremoj&l'alxaremo tanto quanto é 
lo ¡pació k /. finche ¡peffo legando ilpefo, o fia ñaue la trarremo del nutre, o del fiume: & f i -
rmle,otalepenfardouemo,chefuJfelo ñrumento, con che Mchimede tiroin merauiglia di fe 
la leggierex^a de Greci, perche a quefto modo un fhnciullo potrd tirare una ñaue carica, che 
uinti gioghi di buoi non la potrian muouere. ella é di acciaio durilfmo, perche non fi torca, leg-
gerijfmo accio non fia impedita)foda,&unta di oglio, perche toglio fa feorrere, & non lafeia 
irruginire: & quanto loflrumento t? minore, tanto piu ci da da merauigliare. Ma pafiiam a i 
carri. quelli, che hanno ruóte maggiori in térra molle con facilita, &pre¡lo fi muoueno, perche 
tí fango, che saccofia, tocca minima parte delle ruóte, & meno impedifee, & ¡ernpre la mota 
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maggiore fk piu faach la, doue eÜa fiafofficiente al pefo, & quanto le mote fammo di numero 
minorey il uiaggio ft fapin preflo.perche le moltefejbno picciole, con minor circuito fanno mi* 
norjpacio, Se granáis llafor^a aggiungono ancho il pefo, néperó ahbracciano piu ¡pació, & 
percib fono piu tarde al mommento , Terógl lmperatori Bjmanififaceuano portare neicarri 
di due rmte, perche la doue il pefo non é moltograne, o con piu caualliji tira, o il uiag ̂ io fifa. 
piuprejlot & per quejlo le artiglierie fi tirano fopra due ruóte. Di nuouo la ragione della faciliü 
a queflo é del tutto contraria, perche nel fodopiu ruótej & picciole fatmo alia facilita, perche 
ilpefoft comparte per le ruote>dalchefifal'aggiunta,& nonla moltiplicatione di quellepro-
portioni. teco íejfempio.moltiplicate tra fe feidoppieyrendeno la rugione di fejfantaquattro ad 
uno,ma le iftejfegiunte infierne fanno duodecupla y perche égran dijferen%a tra il moltiplicar, 
& il fommare delleproportioni. Se una ruota adunque porta ti pefo di fejfantaquattro librey tan
to uale in fei ruóte dodici.fmilmente nonfolo dal numeroytna ancho dalla picciole^^a ft prende 
aiuto y perche quanto piu tarde, tanto piu fácilmente fi muoueno. Sida ancho la ter%a ragione 
della faciliüy quando il perno non é tanto opprejfoypiu fácilmente ejfendo libero fi riuolge, & 
cofi ua feguitando. ma mi poneremo quifotto la figura di tutte le foprapofle cafe, ^ delprefen-
U , & de ipajjati capitoli. 

F la Taglia di fopray & il luogo doue ella fi lega» 
L la Taglia di fotto detta ̂ írtemone, et Tafiecca, ¿ in Greco Upagon, 

+ ilVefo. 
\ A la Leuay che sappmta in terray & lengueüa é detto il fuo capo» 

3 ilTcfo. 
t la fottoleua detta Hypomochliumy & Trefilo in latino, 
2 la leuayomanouella detta Vettis in latinoy Mochlionin Greco» 
V il MarcoyinUtino detto Equipondiurayin Greco Sferoma» 
Q^S Lances, 
X Lances , 

.l^Anfa, Examen, Lengueüa» 
8 Cuneusy Cugno, 
7 9 Stanga, I O Tcfo. 
H G Manico ofianga. 
M Tefo. 
O J i Codéala Vida. 
D iTali, 
L douefi añacea la Tafiecca detta Artemo» 
C Cbcloniale orecchie, 
F la Regola.- . , 
B ^íntai-tj funes le Sartie, 
E Ulmgo deiMenali, 
X la Bilancia appoggiata» 
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Dellefortidegli ílmmenti da camrl'acque,&prima 
delTtmpanOi Cap, I X . 

Ora de gli ílrumenti d¡ro,iquali ílati fono ritrouatí per cauar l'acqua , efpo-
nendola uarietáloroj & primaioragioncrodel tímpano. Quefti non mol-
to alto leua l'acqua, ma moho efpeditamente ne caua una gran quantitá.gli 
fi fa un perno a tornojO aíell:a,con letefte ferrate,qLiefti nel mezo ha un tím

pano di tauole fermate & pofte ínfleme, & fi pone fopra alcuni legni dritti, che dalle tefte 
hanno certi cerchiellidilame di ferro, doue ÍTpofa i l perno, ma nel cauo di queltimpa-
no pofte fono dentro per trauerfo otto tauole, che con uno de capí loro toccanoil per-
no,&: con l'altro l'eftrema circonferenza del tímpano, queítc tauole comparteno la parte 
di dentro del tímpano con fpacij eguali. D'intorno alia fronte, cioé per taglio \ o coíello 
del timpanojíi conficcano certe tauole lafeiandoui l'aperture di mezo piede,acdoche l'ac
qua pofsi entrar nel tímpano; ílmilmente lungo il perno fi lafeiano i buchi, che colomba-
ri detti fono, cauati come'(canali nello fpacio di ciafeuno di que compartimenti > & que-
ílo tímpano quando c bene impegolato, & ftoppato,come íi fan le naui, é uoltato da gli 
huomíni, che lo calcano^ riceuendo l'acqua per le apriture, che fono nella fronte del 
tímpano manda quella per l i buchi, o colombari del perno, ¿k cofi fottopoftoui un labro, 
dalqual efee un canale, o gorna che dir uogliamo, íi da una gran copia d'acqua, & fi fum-

.miniftra, & per adaequar gli horti,& per le faline. Ma quando fará bifogno alzar l'acqua 
piu alto, la iftefla ragioneíi permuteráinqueílo modo . Faremo una ruota( d'intorno al 
perno della grandezza,che airaltezza,doue fará bifogno poíía conuenire. D'intorno al-
reftremolatodellaruotaíi conficcheranno i fecchielli, modioli nominad; quefti eflTcr 
dconoquadrati,&con cera,&peceraírodati:&coíi uoltandofíla ruota da quelli ,che 
la calcheranno, i fecchielli, che faranno pieni portad alia fommitá di nuouo ritornando a 
baflo uoteranno da fe nella conferna per queftoapparecchiata, che caftello í¡ chiamajiio 
teranno dico quell'acqua, che hauerannofeco in alto portata. Mafea piu alti luoghííi 
douerá dar l'acqua, nel perno della ñeífa mota fi porra una catena di ferro raddoppíata, 
& riuolta, & fi calerá al bailo Huello dell'acqua.a quefta catena faranno appofti i fecchiel
li pendenti di rame di tenutadi'uncongio:&:coíiiluoitar della ruota inuolgendo la cate
na nel perno, alzerá alia fommitá^ue* lecchíelli, i quali alzati fopra il perno faranno con-
ftretti a riuerfciarfi,& uotarc nella conferua, queiracqua,che haueranno portata. 

I i la interfretatione, & h figure, & thauerintefo le cofepu difftcili> & i l uederne ordina
riamente gli ejjempi mi leuan la fúlica di commentare cjncjlo, & altri capi di Fitr. hen diró ch$ 
inquefla ultima ruota la catena con i fecchielli fuo ejjerpofla ful taglio della mota aperche an
cho piu alto leuerá l'accjua, come io ho ueduto a Eruggie térra della Fiandra, ma quella é mita-
ta da m cauallofcon altre ruóte. 

Delle "Ruóte , & Timpaniper macinar lafari~ 
na. Cap, X . 

Annofi ancho ne i íiumí le ruóte con le ifteífe ragioni, che di fopra feríttoba-
uemo. D'intórnoallefrontíloros'affigenole pínne.-lequali quando toe-
che fono dairimpeto dell'acqua fanno a forza andando ínanzi,che la ruota fi 
uolga^ cofi con i fecchielli riceuendo l'acqua, & ríportandola di fopra fen-
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ij [lllomini, clie la calchino, dallo fpigner del fiumc danno qucllo, che c ncccífa-

23 OPll'uro Conla ifteífa ragíonc ancho le machine dctte Hidraule fi uolgcno, ncllcquali 
f 0 o tutte* quelle cofe, che neiraltre machine fi trouano, eccetto che dall'una dcllc tertc 
ckíperno hanno un timpano dcntato^ rinchiufo ,chea piombo é drizzato in colcllo 
con la ruota parimente fi uolgc, lungo quel tímpano cene un'ahro maggiore ,anch'egli 
dentato, & pofto in piano, dalqualc é contcnuto il perno, che da capo ha il ferro, che con 
tiene la mola detto rtibrcude,& cofi i denti di quel tirapano, cheé rinchiuíbnel perno fpi-
cnendo i denti del timpano5cheé pofto in piano fanno andar a torno la mola. ncllaqual 
machina ftandoappefo il tramoggio, che infundibulo é detto, fumminiftrailformento 
alie mole, & con TifteíTa giratione frange il grano, & fi fa la fariña. 

¿ufofmilmenteUfigura> conlachiareigaddla interpretatione ci dimoflra quanto t? 
fopmdetto. hora uenirmo a pin ingeniofe inuentioni. 

De Ha uida, che d&a gran copia dacqua, ma non 
ftalto. Cap, X L 

Vuiancho la ragionedella Vida,che caua molt'acqua,ma non I'alza tanto, 
quantolaruota,8ilafprmadiquellainquefto modo fi ordina. Pigliafi un 
traue, che fia tante dita grofíb, quanti piedi ha da efler lungo,5¿ fi fa tondo a 
fefta; i fuoi capi per lo circuito loro fi parteno in quarti, o uero in ottaui,íe 

l i uuole, tirando le linee da un capo all'altro, & quefte linee cofi pofte fono,che drizzato 
i l traue in piedi a piombo rifpondino le linee de i capi drittameme Tuna con raltra,& da-
poi da qucfte,che fatte fono fu le tefte,da una tefta all'altra per la lunghezza del traue fia-
no tirate le linee conuenienti in modo, che quanto grande fará l'ottaua parte nel circuito 
delle tefte del traue, tanto fiano diftanti le linee tirate per la lunghezza del traue , & cofi 
& nella circonferenza delle tefte, & nella lunghezza faranno gli fpacij eguali. dapoi neílé 
linee deferitte per lungo fegnar fi deono quegli fpacij,& terminarli con incrocciamenti & 
fegni mani fefti. Fatto quefto con diligenza,fi piglia una piaña di felice, o di uitice f che 
lÁgnocaflo é detto l quefta piaña, é come una fcorzaflefsibile, unta poi di liquida pece fi 
conficcanel primo punto d'una di quelle linee tirate per lungo, dapoi fi riportaalfecon-
do punto della feguentclinea,& cofi di mano in mano fí ua riuolgendo per ordine toccan 
do tutti i punti,& finalmente partendofi dal primo punto,& uenendo airottauo di quella 
linea, nellaquale la fuá prima parte era conficcata, peruiene a quel modo: quanto oblicua 
mente ella procede per lo fpacio, & per gli otto punti,tanto nella lunghezza uiene uerfo 
l'ottauo punto,&con quella iílefl'a ragtoneper ogni fpacio della Iunghezza,& perciafcun 
fegno della ritonditá per torto conficcarc le rególe per le otto diuifioni fatte nella groíít z 
za del traue,fanno i canali obHqui,& una giufta,& naturale imitatione della uida. Dapoi 
perloifteííoueftigio altrepiane ficonficcano una fopra l'altra unte di liquida pece, & 
s'inalzano fina tanto, che la groífczza di quel colmo fia per l'ottaua parte della lunghez
za: fopra quelle d'intorno fi conficcano alcune tauole, che copreno quello inuoglio, & 
fe le da la pece copiofamente, & con cerchi di ferro fi legano,accioche per la forza dellac 
qua non fi fciolgano. Ma i capi del traue circondatí fono,& contenuti da lame, & chiodi 
di ferro,& in quelh fono ficcati i pironi, o gli ttili di; ferro,& dalla deftra,& dalla finiftra 
della mda fono drizzati i pali,cheda i capi dall'una,^ l'altra parte hanno fitti i loro trauer-
fij ne i quali fono i buchi circondati,& inueftiti di ferro, ne i quaü entraño gli ftili, & co|i 
Ja uida calcando gli huomini fi uolge. Ma il driz2arla,& i l farla piegarc quanto fi dcuc/i 
" ncl modo>che fta il triangolo Pitagórico che ha lo ángulo dritto, cioc lecondo la ragio 
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ne dellafquadra ella nfpondaín modo, che lalunghezza dclla uida fia partita ¡ncinque 
parti,& per tre di quclle s'inalzi il capo della uída,& cofi ne feguirá,che dal punto a piom 
bo di quel capo alie nari da baíTo della uida lo fpacio fará di quattro partí. Ma con che ra-
gione cioeflerfattobifogninel fine del libro ci fará con la fuá figura dimoftrato. 

lo ho ueduto quefto flmmentofare una mirabilifíima prona ndle nofire paludiperfeccarl'ac 
que, che in efe colano,& di pin io ho ueduto, che ejjendo le paludi preJTo i l fiume di B renta la 
ruota,cheuolgem la uida era poña foprailfiume dimodoyche Ucqua uolgendo la níota,fiiceua> 
che akreruotey& roccheüi, che dal perno di quella alquanto difeoñi erano,ft moueffero>& def. 
fero uolta alia uida, che daüapaludecauandol'acqualafiiceuacader m m uajb Jottcpcño da 
cui nufciua un canale di legno, per loquale íacqua cauata, fe ne andaua nelfiume.Mtri uoglio-
no,che ft pofa con la iñejja acqua dar mouimento aduna ruota,che uolga la uida continuamen
te dopo i l primo mouimento, cofi farebbe un moto quafi perpetuo. Ma io fiimo che ci uogliano 
altre confiderationi, peroferuiamociper adaequare i campi comefaceuano glt Egittij ,fecondo 
che riferifee Diodoro nelprimo libro. & dice,chefu inuentione di Mchimede. La fabrica di 
quefiamachinapoñadaFitr.énon menbella,chefkcile,nonmen fucile,cheutile,& sintende 
ferlanoñrainterpretationc&per la figura deferittadanoi, 

lohofcritto quanto piuchiaramente ho potutOjacciochetaicofemanifefte fíano di 
che materia fi facciano gli ftrumenti da cauar Iacqua, & con che ragioni fi facciano, 
con quai cofe riceuendo il mouimento con i lor giri preílino infiniti commodi, 

-

Della machina fatta da Ctefibio, che al \a l'acc¡ua 
molto in alto. Cap. X I L 

Eguíta, chcfaccia la dimoftratione della machina di Ctefibioilaquale alza 
molto l'acqua. Quella íi fa di rame, a pié dellaquale fono due moggetti al
quanto diftanti,liquali hanno lelorcannc, otrombe(& fono in modo di 
forchelle) ad uno ifteílo modo attaccate,& concorrenti amendue in un ca

tino tru quelle pofto nel mezo, in quefto catino por íi deono le animelle di legno , o di 
quoio pofte allebocchedi fopradelIecannefottilmentecongiunte,accioche turando í 
fori delle dette bocche, non laurino ufeire quello, che con il (offiare fará nel catino man 
dato.fopra'l catino c'é una penóla come un tramoggio riuerio, che con una íibbiacol 
catino trapaífatoui un cugno, é faldata^ccioche la forza del goníiamento dell'acquajnon 
lacoftringa alzarfi:diíopraceunafiftola(che tromba íichiama) faldata,5¿ dritta.i mog
getti ueramente dabaífo tra le naricitrapofti hanno i perni, o animelle íbpra i buchi di 
quelle, che fono ne i fondiloro,& cofi dal difopra ne i moggetti entrando i mafchi fattí 
al torno, & unti d'oglio,rinehiufi & bene aífaggiati con ftangbc fi uolgenorquefti di quá, 
& di la con frequenti mouimenti premendo,mentre che i perní oteurano raere,& l'acqua, 
cheiui fitrouafannoforzaaibuchiAfcacciano l'acqua per le narici delle canne nel ca
tino foffiando per le prefsioni}che fi fanno^al catino la penóla riceuendo l'acqua lo fpi-
rito,manda fuori per la tromba foperiore l'acqua,& cofi da baífo pofta la conferua , & il 
luogocapace per riceuerl'acqua, ellafifumminiftraaliefaline. Né queita folaragione 
di Ctefibio fi dice efler ftata prontamente ritrouata, & fabricata, ma ancho di piu, & al
tre di uarie maniere,che fimoftrano forzare dall'humore con le prefsioni dallo fpiiito 
mandar in luce gli eífetti preftati dalla natura, come fono delle merle, che col mouimen
to mandano fuori i fuoni,& le cofe che fi auicinano,che finalmente muoueno le figurine 
che beueno, & altre cofe,chc con diletto lufingano gli occhi,& le orecchie: dellequali io 
ho fceito quelle, che io ho giudicato grandemente utili , ¿k neceflarie, & quelle, che non 
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fono utili,& commode al bifogtio della uita , ma al piaccre delle delicie, fi potranno tro-
uareda quelli,che di efle dcíideroíi faranno ,dai commentari di Ctefibio. 

Ctefibiomolto commendato indiuerfilmghitroub una machina mirahile da alzar l'acqua, 
& queña é tra le machine jpiritali coüocata . Fitruuio prima nefk la dimoñratione deüapra-
t i ca , dipoi commenda Ctefibio di diuerfc inuentioni. Quanto adunque afbetta alia fabricado di~ 
co, che f i apparecchia un catinOy o uero una conca di ramejaquale ha un copen hio dtjrame det~ 
to Vénula da Vitr.cí}e é come un tramoggio riuerfo} dalla cui jbmmitd efce una tromba,&iltut-
to é bene fiagnato, & faldato infierne-, accioche la malenca dellacqua non l'apra, o rompa. nel 
fondo del catino fono due bocche da Vitr. Tslarici nominate coperte diquoio , o di legno in modo, 
che quel quoio-, o legno f i puo altare, & abbaffare, f i come fi uede ne ifolli, o mantici; Quefli le-* 
gni Fitr.affiinoi animelle chiamamG,& fi leuano uerfo i l coperchio, ma quando fono calcatidal-
íacquaiche é dentro i l catino,otturano le bocche, aüequalifono faldate due canne dette da Fitr. 
jijiule, che partitamente liendendofi una dalla deflra, l'altra dalla finifíraifono inferte,&ftagna 
tepreffo ifondi d'alcunifecchi, che Fitr. Modiolifuol nominare, ne ifondi de i qualifono leani-
melle come nel catino. Entrapoi dal difopra de i dettifecchielíi un mafcoloper ciafcuno tornito, 
& unto bene,&aJ]aggiato a punto, come fi uede nel gonfietto della palla da uento. quefli ma-
fcolida imanichiloro difopra hanno, o flanghe, o leue, o altra cofa chegli alxano,& abbaffano 
come dimosira la figura,^ Fitr.lo lafcia alia uoglia di chifa quefla machina. Quando adunque 
ftleuaunmafcolo flando l'altro a bajjo, l'acqua per una bocea del fecchio la doue é l'animella 
nel fondo fotf entra feguitando Vaere^ccio non\ fi\ dia uoto, & quafi ajjcrbita empie i l fecchiel-
lo, mentre l'aere efce per la cama . quando poffi abbaffa i l detto mafeolo, egli calca l'acqua,& 
quella nonpotendo ufeireper la bocea di fotto effendo quella dall"animeÜa otturata, quanto pin 
¡i calca, tanto afcendeper la canna,&entra nel catino, in quefto me%o dall'altro fecchiello al-̂ an 
dofiil mafeolo, l 'acqua entra per la fuá b o c c a , & lo rimpic,& d i m o u o abba£andoff c a l c a l'ac-

qua. 
-
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trouatadaCteftbiOydlci cui fmigliayi^fntte fono letrombe, che feccano ^ & uotano le nauK 
guando fumo acqua: bella, & utile imentiom, fi come diletteuoli fon quelle, che dice Vitm.efr 
fer ñateptr diletto da Cteftbio ritronate, douefífhnno faltare, e>cantar gli uccelLetti >&cm 
l'approfimarft d'alcime cofcftfkmo, chegli animali beumoi&le figure j i muouino comc mdit 
moflra Ilerone. BenchequellafarolaEngibbata,ouerQ éfcorrettayomoledirahm^ 

'Vi-K-,- WvY^Vo'"v.V%-••'> ;;rtiij\1'> nfemii tfíi1\niiTnTritttVh^.iHi^nTiiiTniiirinii 

Delle machine Hidraulice con le qmlififannogli 
Organi, ¿ap. X I Í L 
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O non lafciero a dietro di coceare quanto piu breuemente potro. Sé eosíicrrt 
tura eonfeguire a punto , ció che aípetta alia ragione delle machine HidrauM 
ce . Egli ñ fa una baí? di legno ben collegata, & congiunta iníieme , i» cjuel 
la íi pone un'arcadi rame jfopra la bafa dalla deftra, & dalla fíniílra íi drizza-

no alcune rególe pofte infierne a modo di ícala, in.quefte íi includeno akuni moggetti di 
I-ame con i loro cerchielli mobili fatti fottilmcnte al torno , quefti nel mezo hanno le lor 
braccia di ferro conficcate, & lor fufaioli con i manichi, congiunte & riuolte in pelli di la 
na, Dipoi nel piano di fopra ci fono i fori circa tre dita grandi uicino a quali, ne i lor fu^ 
faioli poftiíbnoi Delfini di rame, che dalla bocea loro pendenti hanno dalle catene i cem 
baliychecalanodifottoiforideimoggettineirarcadoue é ripotta racqua , iui é come 
un tramoggio riuerfo, fotto il qualefono ccrtitaíícllialti cerca tre dita, i quali liuellano 
lo fpatio da baflb pofto, tra i labri inferiori del forno, & i l fondo dell'arca . 
s Queflafabrica dimachina é difficile > ofeura, il che Vitr. afirma netfine delprefente Ca
po ybenche egli dica hauerla chiaramente ejpojia, <& nel principio del medefmo capo cipvomet-
ta diuoler ciófm,e,& toccar la cofa>quanto piu uicino fipuo : ma con fomma bremtd>& io jiimo 
che egli ciofutto habbia, & effeguito, auenga che altri dica, che quefia forma di Fitr.fia fm 
preño per un modello > che per una efquifita dimoflratione, affermando che Tslerone tanto fi di~ 
lettauadi quefte machine Hidraulice,che conteneuano l'acquaf&per piu canne mandando 
fuori laere con l"acqua infierne fhceuano un tremante fuono, che tra ipericoli deüa uita , & del-
loimperio,tragliabbuttinamentideifoldatiy& de i capitani,nel fopraftante >& manifefto 
pericolo , non lafeiaua ilpenfiero, la cura di quelle: ¿ f chepoi effendo diuulgati i tibri di Fe 
truuio, ISIerone non l'haueffe cofi care, poi che can uulgata ragione fujjero fitbricate. £í a 
me pare > che fe bene minutamente Fitr. non ci ejpone tutte le cofe > che entraño nella detta ma
china , come egli ancho non hafatto nelle altre, prefupponendole affai manifejle, puré ci dia tan 
to lime, che con la induflria, & con la diligen-^a/ipuofare queüo, che egli cinfegna :perche 
ancho fe uogliamo deferiuere lafattura de gli Organi noflri, che ufiamo, conofeeremo chiaramen 
te, che non potrmo cofi minutamente dimoftrarel'artificio loro, che non ci refii difficultd ap~ 
prejfo quelli, che di quejiifmilijirumenti nonfannoprofe¡fione, & non ne hamo prática i tan
to piu ci deue parerejirano l'antichitthsiper laproprieta 'de uocaboli, sí per la nouita delle cofe , 
chefofM difufate; benche l'órgano di Fitr . conuegna in molte cofe con íórgano, che ufiamoyper-
che neü'mo, & nell'altro, é una ijieffa intentione di fonare mediante l'aere, di dar te uie alio fpi-
nto perceni canali, che entri nelle canne, che quelle fi otturino, & aprino alpiacer noflro, che 
sacvordinoinproponione di mufica, chefiano diuerfe, &facciano diuerfifuoni, &fimili cofe, 
che di necejfitafono in quefli organi, & in quelli, benche altrimenti fi fucciano. Terciocheio 
*ontrouo,chegliarMchiufaferoiniantici> b e n c h e f i ^ dicofe.chejacmam lo iflejfo 
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effetto riceuendo taere, & lo fpirho, & fiacciandolo fecondo i l hifogno, come neíla machina di 
Ctefibio dimofirato haumo. Herone fmilmente defcriue una machina Hidráulica, la quale Ín
fleme conaltre cofe, é quafi in mano d'ognifludiofo, & noiper diletto pojio hauemo neUa lingua 
noflrai libri di queüo antore * Terejponere adunque quanto sintende dalle parole di V i t r t & 
queüo, che con la induflria, & lume deüo ingeniofo Marcolino hauemo: lo dico, che per fare 
¡a machina Hidráulica bifogna prima fare un hafamento di legname, affine che fopra e£o tutto 
íapparecchio delTOrgano fifermi, & jpecialmente un1 arca t o uafo di rame, nel quale fi ha da 
por l'acqua, dapoi fopra la bafa dalla deflra, & dalla finijira dalle tefteft drixgano alcune regó 
iecontenute infierne da altre attrauerfate a modo difcala, &fono come un telar o deüa machina, 
in quefle rególefi ferrano alcuni moggetti di B^me, come quelli delta machina Ctefibica foprapo 
fta. quefli hamo i lor fondelli, o cerchielli mobilifatti a torno con dilig enxa ,&fono come ma-
fcoli, che entraño ne imoggettijanzicomc que legni, che entraño ne i gonfietti delle palle da 
nento, & fono inueftiti di lana, o difeltro, & dipe^e come i gonfietti. quefli moggetti fon drit 
ti»&uengono a riferire nelTarca di rame > hamo di fopra i manichi, & le catene, che calano in 
ejfi a modo delle trombe di ñaue. quefie catene efeeno dalla bocea di alcuni Delfini cofi formati 
per adornamento, & fono cofi chiamati dalmouimento loro, che fi raffomiglia alio effetto, che 
fanno i Delfini nelfuoapparirefuori&ritujfarfineWacquat&é uero,& cofi come mi chia-
miamo gallo quello firumento, che fi uolge in una cama, & apre la uia altacqua, che efee di 
qualche uafo, cofi quel delfino era uno Hrumento, dalla bocea del quale pendeuano le catene, le 
quali catene erano attaccate ad una ¡langa, la qual era hilicata, &ftaua in uccello, come dice-
mo noi, nel mexo fopra una regola dritta . ISleWarca di rame era come un tramoggio riuerfo 
al%atodal fondo deWarca tre dita con certitaffeíli ,&que¡io fi faceua per teñir i l tramoggio 
al^ato dalfondo dell'arca, accioche l'acqua uipotejfe entrare difotto uia. quefto tramogio non 
haueuafondo, & l'acqua, che era nelTarca, era pofla per premer l"aere, che entraua per alcu 
ne canne riel tramogio,ftcomenellepiuepaftoralifipremeilquoio,cheritieneilfiatoi&cofi 
queftacquaoppreffadallo aere lo fcacciaua conforma aWinfuper una tromba, che era in capa 
del tramoggio, la qual trombaportaua lofiato, & lofyirito in una cajfetta, deüa quale Fitru* 
parla in que fio modo. 

Sopra la tefta gli é una caffetta ben ferrata,& congiunta che íbílcnta i l capo della ma
china detta il Canonemuficale ,ncllacui lunghezza íi fanno quattro canali fe lo ftrumen 
to efler deue di quattro corde, fei fe di fei, otto, fe di otto. lia ciafcun canale pofti fono i 
fuoi bocchinirinchiiifi con manichi di ferro, queíli manichi quando fí torceno , o dan 
uolta, apreno le nari dali'arca ne i canali, & da i canali i l canone per trauerfo ha difpofti 
i fuoi fori , o buchi, che rifpondeno , & s'incontrano nelle nari, che fono nella tauola di 
fopra, la qual tauola in G teco Pinax, da noi fommiero é detta. Tra la tauola, & i l regi-
ftro trapofte fono alcune rególe forate alio ifteífo modo, & unte di oglio, accioche fácil
mente fifpignino,& di nuouofianotirate dentro .Teftetto di quefti é otturare ibuchi, 
& perche fono da i lati, pero da Grcci pleuritidc fono detti. di quefte lo andaré, & ¡1 ritor 
no ottura altri di que fori , & altri apre. Similmente quefte rególe hanno attaccati, & fie 
t i i loro cerchielli di ferro congiunti con le pinne (che tafti chiamamo,) le quali quando 
toccati fono muoueno le rególe. Sopra la tauola contenuti fono i buchijper l i quali da i 
canaliefceilfíato,&lofpirito . Alleregoleincollatifonoglianellijnei quali rinchiufe 
fono le lenguelle di tutti gli organi. 

Bello ̂ Artificio é queflo, & degno di confideratione .fopra la cama del tramoggio nella te-
fia é congiunta una cajfetta di legnoyquefla riceue i l flato, che uiene dalla tromba^canna del tra
moggio , & lo riferuaper mandarlo in alcuni canalifattifopra una regola larga al numero de i re 
g iñr i . Quefli canali, che fono per la lungheiga del canone, hanno per trauerfo alcuni fori» 
fopra i l componimento di quefia regola con i canali & fori fuoi ui i una tauola, che copre ogni co-
1 • , f t & 
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Cerra ( diro cofi ) per tutto copre i l canone; quejib é dettail fommkro hd tanti 

f nettaf0Perfic'e fm $ 5 l'̂ ntU0*10 iforifatt:l ne i candi y <¿r fi feontrano beniffvmo ¡ que 
ñiforifonofhttifecondo U numero delle canneychefuorUino, le quali canneflanno dritte nc i buchi 
¿elfommiero;haHedo noiadunque i canali forath& la tauola forata co rifponditi fori:lnterponc 
moalcnne rególe tra la tauola^ i canali,le qualipajfano da un lato aU\iltro)&fono jhnilmmtc 
forateconforirijpondenti allifori del canalc&delfomiúieroima fono fatte in modoiche calcado i 
loro manichhche uenghino mfuorifipojjino rmolgare, & colfm uolgimeto facciano rincontrare 
i loro buchi, co i buchi de i canali,&del jbmmieroyaccioche ilfiato pojja ufeir alie,cañe deWorga 
no. i manichi ueramete fono come catenaxgi informa di tre mtmbri.Hano qucjli manichi attacca 
ti ale une aneüa, nelle quali fi ferrano le lenguelle ditutti i detti sirumetUmé di tutti i ta¡ii;queñe 
lengueUe erano come pendolea di duro corno>o di lamettei&erano per ordine lungo lo ñrumen-
todiípoñe, & coüocate obliquamente, fatte informa di foglia diporro,iGreci lé chiamanoSpa 
telle, Fitr. dalla forma loro le chiama lenguelle, j L i capí loro erano attaccate alcunefunipic-
cióle, o catenelie, le quali fi legauano a i manichi delle rególe, le quali ejfendo toccate & deprcf 
sétirauañó fér lefuni i capi delle lenguelle, & contra la piega loro le uolgeuano, che poi lafeiati 
i manichi ritornauáno at fuo luogo, & uolgendo le regok faceuano, che i lor buchi mn fi incon-
trauano piu con i buchi del canale, & del fommiero J i come toccandofi > que manichi le rególe fi 
uolgeuano, & riportauanoibuchiaíl'íncentrouno deU'altro, & quelle rególe al modo,chefi 
ufa fi chiamano tafli. - " 

' Maa i moggetti fono 1c canne continuamente conghinte con i Capí di legno, che per-
tiengonb alie narí > che fon nella caíTetta, nelle quali fono le animelle tornite, & iui potte 
affinc, che riceuertdó la cafl'etta ilfiato, otturando i fori non lo lafeino piu tornare: cofi 
quando fi alzano le ftanghe, i manichi tirano a baflb i fondi de i moggetti > 8¿ i delfini,che 
fono ne i fufaioli calando nella bocea i cembali rietnpieno gli fparij de i moggetti, & i ma 
hichi alzando i fondi dentro i moggetti per la gran forza, & per lo fpeífo battere, otturan 
do i for i , che fono fópra i cembali, fanno andar per forza lo aere, che iui c per lo calcare 
coftretto, nelle canne, per le quali egli ua ne i capi di legno > & per le fue ceruici nell'ar-
ca , ma per lo forte mouimento delle ftanghe i l fiato fpeífo compreífo entra per le apertu-
rede ibocchinij & empie i canalidi úehto, D i quinafce,chequandoi taíli toccati con 
le maní fcaccianó, & ritirano continuamente le rególe otturando i fori di una, & apren
do a uicenda i fori dell'altra, fanno ufeíre i fuoni fecondo le rególe muíicali con moltc ua-
rietá di moduli, & d'harmonic. lo mi ho forzato quariro ho potuto, che una cofa ofeus 
ta chiaramente fia feritta. Ma quefta non é ragion facile * né efpedita da eíTer capita íe non 
daquelli , chein tali cofefonoeííercitati. Mafealcunopergii ferittihiuerá poco inte-
fo, quando conofcerannola cofacome ella fta ucramente, ritrouCranno il tutto eíler fta-
to fottilmente, & curiofamente ordinato. -

i moggetti hamo le lor carme congiunte dalle hande, le quali canne fi riferifeeno nel tramog 
gio, perche in effoportano ilfiato: hanno quefli moggetti le lor animeüeprima nel fondo pojie di 
dentro uia, per le quali fi tira lo aere, come per buchi de imantki, dapoi dul piede doutfono at
taccate le canne nella bocea lorohamo ancho le altreanimelle, che sapreno, accioche quando 
Vaere é tirato ne imoggetti, &poicalcato con ifondelli le animelle del fondo fi chiudino, & 
quelle delle canne fi aprino, lo aere entrt nelle fiflule, che uanno al tramoggio, k qmli Uéb-
noefjerconicapiloro flagnate net tramoggio,comefiédettodellamachina di Ctefibio. 
'janda adunque leflanghe, che hanno le catene , che foflentano i cembali entranti ne i moggetti'̂  
JfaJJorbel'aere per le animelle d i fo t to l^ calcando poi Taereé ¡pinto per lecdfíne nel tramog
gio , & afcende per la canna del tramoggio alia cajfetta * & ui entra dentro . upronfi i bocchi-
m, che Eptjiomifono detti da Fitr, dalla cajfetta a i canali, ne i quali entra lo aere, ma non pri
ma egli ua afhrfmnare le carme, che mnfi tocchi con le dita i tafii > cio¿ i manichi delle rególe, 
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perche bifogna col toccar di que manichiuolger le rególe j che entraño tra i l canone j & i l JonT 
micro j accioche tutti i buchi s'incontrino, & fia libera pajjata dello aere aüe carne. lo diro c he 
y i t r . non ha lafciato cofa pertinente a quefta defcrittione faino che la defcrittione delle lenguelle' 
ma era cofa nota come erano, & come ft faceuano , pero egli laprefuppone, & dicendo lengue 
laparladiunacofaallhoraconofciuta. l'acqua fcaccia lo aerei& fa quello effetto,che fh i l 
piombofopraimanticidegliorganinoftri. 

Con che ragione ft rnifura il uiaggiofatto \ o in 
Cap. XI111. 

Raportiamo hora il peníiec noftro di fcriuere ad una non inutile ragione, ma 
con grande ptontezzadatad dahoftrimaggiori, concheuiíi quclli, cheíje-
deno' in carretta, ouauigando faper pofsino quanti miglia di camino habbia-
no fatto. Etqueflofi facofi . Sieno le ruóte della carretta larghe Iungo.il 

diámetro quattro piedi, & due dita. Et c|ucílo fi, faaccioche hauendq la ruota in fe un 
certo, & determinato luogo, & da quello cominci andando inanzi a girarfi, & peruenen^ 
do a que! fegno certo^ determinato , do«e ella cpmincio girarfi , habbia finko ancho un 
certo, & determinato fpatio di piedi dodici, & mezo . Poi che quefte cofe cofi apparec-
chiaté faranno allhora nel moggetto della ruota alia parte di dentro fia fermamente rin-
chiufo un Tímpano, il quale fuori della fronte della fuá ritondezza; porgi un eminente 
dentello. Dapoi dal difopra del caflero della carretta confitta fia una calía, che habbia un 
tímpano, che fi muoua pofto in coltello , & fia nciruo pernuzzo rinchiufo. Nclla fronte 
del detto Tímpano fiano i denti egualmente compartiti di numero di quattrocento, & 
conuenghino quefti incontjrandoíi nel dentello delTimpano inferiore. Dapoi alTimpa 
no di fopra da un lato confuto fía un'altro dentello, che uenghi fuori oltra gli altrí denti. 
Egli fi fa ancho i l terzo Tim,pano dentato con la iftefla ragione , & é pofto piano in un'al-
tra cafla, che habbia í denti, che rifpondino a quel dentello, i l quale é confitto nel lato 
del fecondo Tímpano, dapoi nel Timpano,che é pofto in piano hecianfi buchi per poco 
piu , o poco meno delle miglia di quello , che per lo uiaggio d'un giorno fi puo pallare, 
perche non ci dará impedimento. Inciafcuno di quefti buchi pofti fiano aleunifaflblini 
rítondi, & nella caíía di.quelTímpano facciáfi unforo jche habbja un canale , per lo qua
le que faflolini cader pofsino nel caííero della carretta, que faífolini dico , che íaranno po-
ftí in quel Tímpano , quandouenut¡ faranno dritto fopra quel luogo, cadera ciafeuno 
in un Liafo di rame, fottopofto , &: cofi, quando fia che la ruota andando inanzi muoua 
infierne ilTimpano di fotto, & il fuo dentello in Ogni giro cünftringa paífare i denteíli 
delTimpano di fopra, ella fara, che eífendo uoltáto i l Tímpano di fotto quattrocento 
fíate, quel di fopra fará uoltato una fola ; & il dentello i che gli é dal lato confitto, fará an 
daré inanzi un dentello del Tímpano, che fta nel piano . Quando adunque pcx quattro
cento giri del Tímpano inferiori, fi uolterá una fiata quel.di íopra,lp andaré inanzi fara di 
einquemila piedi, & di mille pafsi, & da quello quante palle cadute faranno fonando,tan 
t i miglia ci daranno ad intendere, che haueremo fatti. Ma il numero delle palle dal baífo 
raccolto ci dimoftrerá la fomma de i miglia fatti dal uiaggio d'un giorno . 

i tAjfai fucile é lafoprafcritta dimoflratione, puré che con ragione ̂ írithmetica inte fa fia, pe
ro per maggioie dichiaratione fi dirá , chec¡uefio artificio di nnfurare il uiaggio andando in car
reña confijip nellagrande?xa delle ruóte j a qmlgrandaza ejjer deue certa di mifura conofeiu-
ta. Quando adunque fia, che dal diámetro fi conofea la circonferen^a dd circolo, egli c necef-
Jamfir le ruóte d'un diámetro certo, & mifurato, pero r i t r . fh i diametri delle ruóte di qvtf* 
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m piedi i & due dita, di dodeci che uanno a fnr unpiede, pero fono la fefia d'm ptede, acaoche 
la circonferenxa dcüa mota fia manifejla, & intende per quejio, che la circonferenxa miga do-
¿icipiedi & mezo > entrando i l diámetro tre fíate nella circonferen^a del ciñólo. ejjendo adun-
que la rnota di dodici piedi & mê p di circonferewzg., & poflo un fegtio in ejpt done ella toce a la 
térra, & fhcendola girare fopra la térra i fin che i l medefmo fegno ritornial luogo diprima , ha-
uerafeorfo lo Jpatio di dodici piedi &mt%o. Se adunque ogni compito giro di ruota, mi'da dodi
ci piedi, & me%o di terreno, uolgendofi la ruota quattrocento fíate, mi dará cinque mi la piedi; 
& fe uanno uinticinque piedi per paffo, m dará millepaffi, & miüepaffi mi danno un miglio, 
Ma acciochefi conofea quante fíate la ruota fi miga, nonfblamente congli occhi, ma con loree 
chiey ritruuio ce lo infegna fácilmente t come fi uede nel tejió, & la figura pin chiaramente 
lo dimojira, 

Similmentc nel nauigare mutando alcune cofe fi fanno quefti ar t i f ic i j , perche íi fa paf-
fare per l i latí delle bande della ñaue un perno, i l qual con le fue tefte efee per le parti efte-
r ior i della ñaue , nelle quali s 'impongono le ruóle di quattro ptedij& un fefto di d iámetro , 
quefte mote nejle fronti loro hanno le lorp inne , che toccano l'acqua , nella meta del per 
n o : Dentro della ñaue al mezo c'é un T í m p a n o , con un dentello, che efee dalla fuá cir-
confert nza, iui appreíío euui una caifa col fuo T í m p a n o dentato di quattrocento dentelli 
egualmente diftanti, & conuenienti al dentello di quel T í m p a n o , che é pofto nel perno; 
ha di piu un dentello nel fuo lato , che fporta in fuori oltra la ri tonditá fuá, & c'é un altro 
T í m p a n o piano, confitto in un'altra caifa dentato alio ifteífo modo: cofi i l dentello con
futo al lato di quel T í m p a n o , che fta in coltello urtando in que dentelli di quel t í m p a n o , 
che fta in piano, per ogni uolta che egli da a to rno , facendo andar uno di que dentelli uo l 
ge i l T í m p a n o , che é pofto in piano, nel quale fono i for i ,doue íi ripongono i faífolins 
r i t ond i ; & nella caifa del detto T í m p a n o fi caua un fo ro , che ha un canale, per lo quale i l 
faífolino liberato dall'oftaculo, cadendo in un uafo di rame, ne fará fegno col fuono, & 
cofi la ñaue fpinta, o da remi , o da uento toccando le pinne delle mote l'acqua contraria 
forzate da grandifpinte a drietouolteranno le m o t e , le quali uolgendofi danno di uolra 
al perno, i l perno uolgerá i l T í m p a n o , del quale eífendo i l dentello raggirato, per ogni 
g i r o , che egli dia a torno urtando in un dentello del T í m p a n o fecondo lo fará fare mode 
rati g i r i , & cofi poi che le mote uoltate faranno dalle pinne quattrocento fíate, faranno 
dar'una uolta fola al T í m p a n o pofto in piano per lo incontro del dentello pofto nel lato 
di quel T í m p a n o , che é in coltel lo. I I giro adunque del T í m p a n o piano quante fíate ue 
nirá per mezo i l fo ro manderá fuori i faflolini per lo canale, & cofi & col fuono ,& col nu 
mero dimoftrerá glí fpatij delle miglia della nauigatione. 
: Queflo artificio éfmile a queüodeüa carretta, ma io uedo, chepuo ejjer impedito i l girar del
le mote y o per l'acqua y o per altri accidenti, pero io lafcio che la pruoua fia quella, che lo con -
fermi. La figura ci dimoftrerá quanto éfcritto, & deW órgano, & della mifura del uiaggio, per 
che queflefono cofe, che lafcrittura non puo a pieno dimoftrare, pero hifogna che la pitturak 
ponga dinan^iagli occhi, & moltopiupuo un buoningegno capire di quello, che dimoflra lapit 
tura, &fe al buon ingegno fuffe aggiunta lapratica di fare altre fimili machinationUnon ha duh 
bio ,che la fcrittura folagli bafterebbe, ma inuero hifogna nafcerci, & hauere inclinatione na~ 
turale , & diletto di operare. Et qui fa fine Fitr, di tratare di quelle cofe, che appartengor.o 
alluti le,&al di1ettodeglihmmmaltempo,chefonofen7gfofpetto,&inpace .alie qualico 
je w potrei a-pompa molte cofe aggiugnere di quelle, che mette Herone, ma egli mi pare, che f i~ 
mi l artificij dcono effer tenuti in reputatione, perche da molti, che non intendeno fono tcnuti úh 
liy&hauuti m poco pregio. Manon fanno di quanto grande milita puo effer i l faperne rcndtr 
como, & quante cofe, che non ¡onopofle da gil autor), fi poffono ritrouare a beneficio del mor-
•dopergUJcnm diqmlli, efifendo ( come io ho detto nel primo libro Jgran uirtil, & granfor^i 
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j)ofla ne iprimipij, come ancho chiaramentefihapotuto comprendere dal difcorfo fati o difopra 
m i prefente libro circa le machine, come in tutte* la ragione del mouimento dritto é cirolare, & 
come la merauigliofa natura del circolo femando in fe molte contraricta, ci da caufa difare quel 
le marauigliofe opere, chefanno confeatire la nat ura repugnante delle cofe alie uoglie degli huo 
mini: per i l che io non potrei a ba¡lan%a fare anuertiti gli ^Architetti y & quelli, che ucgliono 
fare molte belle, & utill machinationia commodo deüegenti, chedebhiano continuamente pen~-
farey.&ripenfare & machinare (diró cofi) fopra i principa podida Fitr. & da mi y & malta 
pringa da ^Arijiotile nelle fue mecaniche, le qual'i pare che jiano fíate leuate di pefo, & traporta. 
te da Vitr, inun folo capitolo, benche confomma breuita, fecondo i l coftume di queflo autore j 
come ancho sé ueduto nel nono libro, nel difcorfo de i mouimenti de i Cieli\, & del trattamento 
de gli horologi, &poco difopra nella defcrittione della machina Hidráulica . nel che ¡i uede f| 
fuo mirahile ^indicio ( come io ho detto piu uolte ) nella f úelta delle cofe, perche le minute, le or 
diñarle y le ufttate & facilifono Jiate lafciate; le belle, le importantiy le difficdi, & lefcieltefo
no f ate elette y &propofle, fjfa efpoñe alia intelligenza dellegenti. Ma tempo é che feguitama 
lmfl.ituto noflro, jfa. effeguiamo lultima parte, che ci refia a fornire tutto i l corpo della ^Archi-
tettuira, che é quella parte, delle machine y che ciferue aWufo della guerra. 

^ i u a marca ¿readeprefa. B. Delfimarei. C. Modioli ¿ re iJ Mogvetti dil{ame-
teAegoletnforma difcala. E. Taxilli, tajfeüi di trt dita alti. F . Cathem CymbaUte-

nemes . C . Itfimdibulim imerfim .Tramoggio detto Thigeus. H . FiftuU, le Cannc pc.i 
le quali 

http://mfl.it


C I M O 



47l L I S O 
lequaliyloaeredeUiMoggettientra nel Tramoggio . í . Pettes, Stmghe, K . Manuhria, 
Manichi, che ognimlti che fipreme l i Taflifi uoltano, & apreno le l^ar i , che mandano i l lien
to alie carne de tOrganoiche fnonano. L . Vinnd fub quihus fub HnguU omnium organorum.i, 
i tafti e lenguelle. O. Le Bagóle traU Sommier o detto Vinax, & i regiflri. T . Tinna depref-
fa Jun tafto calcato. Tabula, // Sommier o, í^. La Figura de i tafti feparata perche me-
glio s'intenda. 5". LinguU, lenguelle. T . Ceruicula, i l eolio, o la canna. V . Ilacqua 
cacc'iatainfu tra Horca ilTramoggio daluento delliMoggetti. X . Tari arca,partídeWarca. 
Queüipunti neüaforma de i Taíiifeparate, fonofori del Sommier» che danno i l uento alie canne. 

Delleragioni ¿elle Catapulte , & de gli fcorpio-
ni. Cap. X V . 

Oraio cfponero con che mifure apparecchiar fi pofsino quelle colche ftate 
fono ritrouatea i prefidi della guerra > 6¿alla necefsitá della conferuatione, 

H ^ y ^ i i ^ íalute de mortali, che fono le ragioni degli fcorpioni, CatapultejSí Ba-
§ H ^ ^ ^ _ 1 lifte, & prima diro delle Catapulte , & d e gli Scorpioni. Dalla proporta 
lunghezza della faetta, che in quefti rtrumcnti fi tira , tutta la loro proportione fi ragio-
na: & prima la grandezza de i fori, che fono ne i loro capitelli, é per la nona parte di eíía, 
& quefti fori fono quclli, per li quali fi ftcndeno i nerui torti,i quali deono legare le brac-
cia delle Catapulte. Ma i capitejli di que fori eííer deono della fottofcritta altezza, & lar-
ghezza,letauolechefonodi fopra,& di fotto dal capitello , che Paralelle dette fono 

I tanto fono groífe, quanto é uno di que fori, larghe per uno & noue parti, ma negli eftre-
miper un foro & mezo . Ma leerte dalla deftra,& dallafiniftra , quelle , che Paraftate íl 
chiamano, oltrai cardini alte fono quattro f-ori, groífe cinque,icardini per mezo forojSc 
un quarto, dal foro aH'erta di mezo limilmente fia lo fpacio di mezo foro, & un quarto3la 
larghezzadell'erta di mezo per un foro e la groífezza d'un foro, & lo fpacio douc fi po
ne la faetta nel mezo dell'erta per la quarta parte d'un foro. Ma le cantónate, che fono a 
torno de i latij&nellefrontiiConficcate^fler deono con lame di ferro, o pironi di rame, 
o chiodi, la lunghezza del canale, che in Greco e detra Strix, eífer deue di fori diecenoue, 
la lunghezza de i regoli, che alcunibucculeappellano, che fi conficca'no dalla deftra,& 
dalla finiftra del canale eííer deue di fori diciotto,& l'akezza d'un foro,& cofi la groflezza, 
& fi affíggeno due rególe, nellequali entra un molinello, ilquale é lungo tre for i , largo 
mezo,&la groífezza della bocchettajChe fiaffige^ichiama Camillum ,ofecondo alcuni 

fo mezo foro,& un quarto,la lunghez7a del fondo del canale é di fedici fo r i , la groífez
za di noue parti,& la larghezza della meta, & d'un quarto, la colonnella, & la bafa nel pia
no di otto fori, la larghezza del zocco doue fi pone la colonnella, é di mezo foro,& d'un 
ottauo della meta, la groííezza é della duodecima,& della ottaua parte d'un foro, la lun
ghezza della colonnella al cardine é di dodici fori, & noue parti, la larghezza di mezo fo
ro, & d'un quarto della metája groífezza é d'un terzo, & d'un quarto d'un foro . Di quel-
lafono trecapreoli, o chiauette,la lunghezza de'quali e per noue fori Ja larghezza per 

. mezoA noue parti,la groífezza per un'ottauo, la lunghezza del cardine di noue parti d'u|i 
forojla lunghezza del capo della colonna d'un foro & mezo {k. „ — r r 

—*a groífezza d'un foro, la colonna minore di dietro, che da Grcci é detra 
Antibafi 
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Antibafié diforiotto,lalargUezza d i - —la groííczza di. la fottopofta de forl 
dodiciA riadellaiftclíagrofea,& larghezza . íopra la minor colonna c'c una orrec-» 
chia, o letto che íi dica, o fcagnellojdi íori raltczza di fori la larghezza di fo-

de i nafpi fono di Fori, la groflezzad'un foro. . - la larghezza di & U 
groflezza di —ma alli traueríi con i cardini, fi da la lunghezza di tori dieci, la larghez 
zadiquindeci ; & la groííczza di dieci—la lunghezza del bracciodi fori h 
groflezza delle radice -— Qoefte cofe con 
tali proportioni, o aggiugnendo, o fcemando fi faunoserche fe i capitelli, che Anatoni 
fi dicono, farannopiualtidella larghezza ,allhorafi deiie leuare delle braccia, accioche 
quanto piu rimeífo fará i l tuono per l'altezza del capitcllo,la cortezza del braccio faccia 
ilcolpomaggiorejfe'lcapitellofarámen alto, che Catatono fi dice ,perche é piu forte, 
deono le braccia eííer piu lunghe,accioche piu fácilmente fi reggano. imperoche fi co-s 
melaleua,quandoélunga quattropiedijq^cllochefialzada cinque huomini,fatta poi 
di ottopiedi, da dueíolamentefi íeua; cofi le braccia quanto piu lunghe fano tanto piu 
molliJ& quanto piu corte, tanto piu duramente fi maneggiano. 

Qm bijhgno é bene che Iddio maiuti, percioche né Ififerittma di Vitr. né difegno d'alcunoyné 
forma antica fi troua di queñe machine; io dieo al modo da Fitr. deferitto ¡ & lo iúgegnarfi é 
pericolofo împerochemolto benedifeorrendoftpotrebbeJure álamo diquelliflmmenti,per t i 
rar Jafii, o faette, ma che fuffero a punto come Fitm. ci deferiue, farebbe cofagrandeyoltra che 
le ragioni de i medefimi firumenti col tempo dopo Vitr .f i fono mutati, perche laproua, l'ujo 
: nelle cofe deüa guerra, come in molte altre fk mutar le forme de gil firumenti, & 4 nosirigiorni 
queüe machine fono del tuttopoflein d'Jkfb, perdió credo che io faro degno di efeufatione >/¿ ÍQ 
non entreró infantafia di ejponer quelle cofe, che per la difficulfd loro, an-^iperla impofiibiliui 
fono tali, che hannofittto leuare da quefia imprefa huomini di piu alto ingegño , & di maggioré 
•ejperienxa che non ho io . Diró bene che dal fine cioé dallo ejfettoyche fi uuolfkre, fi puo troua-
.re ogni jirumento,come neüaprefente occafione. Balijia, Catapulte, & Scorpionefonoflrut 
menú da tirar, pietre grandi, & faetteicerto é che dalla intentione > & dal fine potemo prepa
rare fimili sirumenti, confiderando, che per fhr colpo gagliardo & lontano, & per tirar gran 
.pefo, cibifQgnagrandi for7g,& tal i for^che fian dall'arte ordinate ipfercioche nelmuouere i 
gran pefi la natura é contraria a gil huomini, come detto hauema. aliarte dunque appartiem or-
^dinare tali firumenti, che tirati aforra, & rilafeiati con uiolen-za mandino ipefi lontam,.& cia 
non fi puofkre fen^a chiaui, carcature, o leue, lequali habbiano done appmtarfi, (¿rfutte ficna 
conproportionerifpondente alpefo,che fideuetrarre, &perb dalla natura delpefofi dala pro-
.portione deüagrandeTga a tutte leparti dello infirumento: admque i l modulo, che nelle fabri-
chefipiglia fard confiderato ancho neüa parte delle machine,^pero la fimmetria, & íordine 

•firichiede ancho in quefia parte, (¿rfimilmente la dijpofitione , i l de cor o, & la bellex^a dello 
aj])etto,& l'altre cofepofie daFitr. nelTrimo libro. Dallalunghex^a adunque dellafaetta, a 
dal pefo dellapietra con ragione fi deuepigliar la mifura di quefte machine, come ancho dalpefa 
delta palla fi forma i l perito, fi da la carcatura,&fi tempra l'artigliaria de noflri tempi,percha 
t necejjario, checifiaproportionetra quello,che muoue,& la cofa, che émojfa, la doue chiara-
mentefi proua,che né ma pagliu%^a, né uno fnufurato pefo puo ejjer da urihuomo fen^altro in-. 
fir ¡mentó tirato, perche in quello cé i l meno, in quefto ti piu fenya proportione tra i l mouente,et 
la cofa, che é mofa: & perche la faetta,&lapietra deue effer accommodata ad alema parte» 
pero feglifa ilfuo letto, & i l fuo canale: & perche la fuñe, i l neruo, ó altro, che fpigne la faet-
ta deue ejfer con ragione flefo& tirato, & amodato a qualche cofa,& quella fimilmente ad 
altraparte, che la cofiringa,^r quellaferma effer deue,&unita con altrepartiad unefetto,ac~ 
cío fe le conuegna la diffinitione della machina, pero ci nafce la necefíitd di tutte le partí de tali 

Jtrumenti come fono i trauerfi,le eneje chiauette, le tauolejpemi, i cardini, i canalhi regoli, o 
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najpiy le lene, le orecchia le hraccia, i capitellh le colonnelle, ifori , le bocchette, & altre cofe 
ctieJsitru.dice,lemifiiredeUequalimeffoperíltempo,& per la negligentia di molti joño an-
date^henche laragioney & il perche di ejjc cireflipigliandaft iltutto dalla ragione delta Leua* 
& deüa Bilancia. / nonti ñeramente, & i uocaboli di quefli flnmenti j o machine fono tolte da 
qualche fimiglianza deüe cofe, o da qualche ejfetto, o uero fantafiaycome appreffo di mi Schiop-
pOy i&Bomharday dalfuonoy ^Arcobufo dalla formay Vaffauolantey Baftlifco, & Falconetto da 
gli effetti : cofiBalifta dal tirare, Scorpione, perche confottil punta difaetta daua la mortey& 
Jorfe quella era auelenatay & Catapulta ftmilmente dalla celerita del colpOy & lArcubaliñay& 
altre cofe fimiliy & daüa forma, & da gli effetti er ano nominate. & aimitatione di uno ditali 
ftrttmenti gia molti anni ne fu formato uno tutto di ferro (inpicciola forma con le corde di ner-
uo ) che in molteparti fi conforma con la narratione di Fitru.il quale é in una deüe fale dello ar
mamento deüo Eccelkntiffimo Con filio di X. Lafciero adunque che i l tempo ciporti qualche lu-
tneyperche ancho da gl i atttori Greci non fi puo cauare cofa, che buona fia, fe bene fono gli ifiejii 
che cita Fitru, 

IJeüe ragiomdelle Maltjte, Cap, X r I, 

O ho dettodelleragionidelle Catapulte, & di che membn,& conchepro-
portioni fi faccciano . Ma la ragione deile Balifte fono uarie, & difFerenti, 
perotutte fonoad unoeíFettodrizzate,perche altre con ftanghe ,altre con 
molinelli, alcunecon molte taglie, & con molti raggi, alctine con argane, 

& altre con ruóte & Timpani fono tírate. Ma con tutto quefto niuna Baliílaii fa le non 
íecondo la propoftagrandezza del faíí'o,cheda tale ftrumento fimanda: pero della rágio 
nedi quellenon éageuolea tutti, & efpedita cofa trattarne, fe non a cjullijche hanno 
Karte di numerare, &moltiplicare, perche fifannone i capí alcuni fori, per gli fpatij dé i 
quahtiratcfono&caricate,concapellodi donna fpecialméntejO con neruo lefuni,le 
quali fi pigliano dalla proportione della grandczza del pefo di qué! faíío, ché ha da efler 
tiratodallaBalifta . Si come dalla lunghezza della faettadettohaucmo pigÜarfi la mifura 
delle Catapulte . Ma accioche ancho quelli, che non hanno le ragioni della Geometría , 
& della Arithmetica pofsíno eípcditamcnte operare, perche nel pericolo della guerra non 
íiano oceupati nel penfarui fopra , io fluó manifefto riducendo la cofa alia ragione de i no 
ftri pefiquellc cofe, che ioho hanure per cene, & quellejche in parte io ho apprefe da 
meiprecettori, &conqualicofei pefideiGrecihabbian rifpctto a i moduli fommaria-
mente io fon per efponere. 

Si puo creder molto a Fitr. in quefta materia, percioche egli era prepoflo alVartigliárie, & 
aWapparato delle Balifte, Scorpioni, & delle Catapulte yfecondo che egli afferma nella dedica-
tione del libro, Tatemo ancho uedere quanto necejfario fia all\Arc himto la cognhione del-
C .Arithmetica, & della Geo7netria, come egli ha detto nel primo libro, perche le proportioni de 
numeri, & lefolutioni deüe cofe, che con mmeri non f i poffonofhre, ma f i bene per uia di linee , 
eomeprouato hauemo nel nono libro y Uengono datarte del numerare, ¿r dallarte delmifuraré: 
&quiciferuequelU dimanda di tronare le linee di mexoproportionali a duá daté yfecondo che 
dice^írchimede, & Fitr,delle ragioniloro, 

• • -
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Defla froportionedellefietrey che fi deomtrarre al foro 
de Ha b aliña. Cap. X V 1 1 . 

Vella Baliftá, che dcue mandar fuori una pietra di due libre hauera i l foro del 
íuo capiteilo di cinque dita, fe di quattro libre, dita fei, fedi otto, dita fette, 
& noue partí, fe di dieci, dita otto, & noue partí, fe di uenti,dita dieci, & no 

j ue partí, fe di quaranta, dita dodici & mezo & K. fe di feífanta dita tredici, 
& l'ottaua parte d'un dito , fe di ottanta dita quindeci, & noue partí d'un dito. Se di cen 
to & uenti, piedi uno & mezo, & d'un dito & mezo :.: : fe di cento & ottanta, piedi duc 
& dita cinque, fe di ducento libre piedi due, & dita fei ̂ e di ducento & dieci,piedi 
duc,& dita fette •; • fe di ducento &c¡nquanta, piedi due dita undecífc mezo .Determi 
nata lagrandezza del foro facciaíi una ScutuladettadaGrecí Peritritos, che perlunghez-
za fia due fori,&della duodécima, &ottaua parte d'un foro, la larghezza due f o r i , & 
deila fefta parte d'un foro. Partifcafi la meta della difegnata linea <*& poi che fará partito 
fiano ritirate, & raftremate le ultime parti di quella forma di modo, che quella linea hab 
bia la fuá torta difegnatione per la fefta parte della lunghezza, ma di larghezza la doue é la 
fuá piega habbia la quarta parte. Ma la douc é la curuatura, la doue gli anguli con i capi 
loro fportano in fuori, & i fori fi deono uoltarc, & il raftremamento deue tomar in die-
tro per la fefta parte della larghezza. I l foro fi fa di forma alquanto lunghetta tanto,quan 
to é groífo l'Epizige. poi che cofi fará formato partifcafi a torno di modo, che ell'habbia 
la eftrema curuatura dolcementeuoltata : la groífezza fia d'un foro. Facíanfi i mog 
getti di fori 11 & mezo, la larghezza 59:: : la groífezza oltra quello, che entra nel foro 
fia di fori 51, airultímo della larghezza fia di fori 15 . la; lunghezza delle erte fia di fori 
V S 5 . la curuatura per la meta d'un foro , la groífezza, u. d'un foro & LX. parte egli fi da 
di piu alia larghezza quanto s'é fatto appreífo i l foro nella deferittione in larghezza, & 
groífezza la. V. parte di un foro . L'altezza la quarta parte, la lunghezza della regola che 
e nella menfa é di fori ot to, la larghezza, & la gróífezza, per la meta del foro. la groífez-
zadelCardine n z : . groífezza del foro 199 i : • la curuatura dellaregola 15 Kla 
larghezza, & groífezza della regola efteriore tanto, la lunghezza, che ci dará la uerfura 
della formationc, & la larghezza dell'erta, & la fuá curuatura K. Ma le rególe di fopra fa-
ranno eguali alie rególe di fotto. K. le menfe del trauerfo di fori uuK la lunghezza del Fu-
ftodel Climaciclo di fori tredici :': ; la groífezza di tre K lo fpatio di mezo largo una 
quarta d'un foro. : i la groífezza un'ottaua :: : K. la parte di fopra del Climaciclo che 
c uicinacongiunta alia menfa pertutta la fuá lunghezza fi parte in cinque parti, delle qua-
li due fi danno a quel membrOjche i Greci chiamano Chilon :; la larghezza 5. la groífezza 
9 :: . la lunghezza di tre fori & mezo K. le partí prominentí del chilo di mezo foro, quel 
ladelPlenthigomatodi 5. d'un foro, & d'un Sicilico. Et quello, che é a i perní,cheíi 
chiama la Fronte trauerfa c di tre fori , la larghezza delle rególe di dentro 5 . d'un foro, la 
groífezza 3 K. i l riempimento dcirorecchia che c per coprire la Securina s'intende K. la 
larghczzza, del fufto del Climaciclo a5 ría groífezza di fori dodici K. la groífezza del óua 
• 0: C!-ie f Preíío al climacicIo F S d'un foro, ne gli eftremi K. ma il diámetro dell'aííb 

mondo fará cguale al chilo, alie chiauette. 5 . manco una feftadecima K. la lunghezza del 
1 antcndiodi tori F 111 9 ,Ialarghezza 5 ; d'unforojagroftezzadi fopra 1 K.la bafi 
h chiama efeara per lunghezza c di fori la contrabafa di fori quattro ii : la lar^hcz'zi ' 
& groííezza delFuna, & dell'altra i : : d'un foro, fi caccia a mezo una colonna di altez-
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za K. la cuí larghezza, & grofíma é d'un foro, & mezo, ma laltczza non ha proportió-
ne di foro, mafaiá bailante quello, che farancceflario all'ufo i : • d'un braccio, la lun-
ghezza di fori V I i!- i lagroííezzanellaradicene.glieftremiF. lohoefpofto quelleíím-
nictrie trattando delle Balifte, & delle Catapulte, che ¡o ho giudicato íommamente efpe 
dite , ma come ü carchino > & tirino con funi torte di neruo, & di capelü, quanto potro 
con i fcritti abbracciare non lafciero. 

Et qui che potemo noi diré in tanta fcorrettione di tejió <* in tanta confuftone di mifure, & in 
tanta ofcurita di uocaboli i Mirabile era certo quejia machina tirando fin ducento é cinquanta l i 
bre dipefo j & ci uoleua unagrapdijjima manifattura, di par t i & memhri di ejja. 

Dellé tempre, et carcature delle 'BaliJle, et delle Ca~ 
tapulte. Cap, V X I I L 

Iglianfi iraui lunghirsimi fopra i quali fi conficcano i gattelli, dentro de quali 
uanno i nafpi, ma per mezo gli fpatij d i quelle traui fi ta gliano dentro le for
me , nelle quali s'inueftono i capitelli delíe Catapulte , & con cugni fono fei: 
mati, & tenutiaccioehenelcanearle,&: tirarle n o n f i m u o u i n o . Piglianfi 

poi i inoggetti di rame, & quelli íi metteno dentro ne i capitelli, dentro i quali uanno i 
cugnetti di ferro detti da Greci Epifchidi: oltra d i quefto ui í i pongono le anfe delle cor-
de, ¿fefifannopaíTare dall'altra parte, &d'indi fíriportanoai nafpi,inuolgendoíi nelle 
ñanghe,accioche per quelle ílefe,& tirare le corde quando con le mani faranno toe-
che, habbianegualerifpondenzadifuono neiruna,& l'altra parte, & q u a n d o hauere-
mo fatto quefl:o,allhora con cugni a i for i , fi ferrano d i modo, che non poíTono piu am-
mollarfi , & coíi fatti paífare dali'altra parte con la ifteíía ragione con le ftanghc fi ftende-
no per Ii nafpi, fin che fuonino eguaimeme, & cofi con í ferramenti de i cugni fi tempra
no le Catapulte al fuono con uditOj&orecchia muficale. . , 

QgeftoaccenndFitr.nel primo libro uolendo i che lo lArchitetto haueff} qualche ragione di 
Mu/ica: perche fe équellaproportione da fuono, a fuono y che é da ¡patio a ¡patio, non prima 
ferrar fideono i fori pofline i capi, per l i quali fi tirano le funi torte, che rendino fuoni eguali, 
& allhora renderanno fuoni eguali, che ci fard paritd di ¡patij, & eguale tiramento daUa de-
fira, & dalla fmiñra delle funi : & quando quefío daWorecchia faro, udito, allhora fard moho 
bene temperata la carcatura, & ü colpo fard dritto&giuflo, come la ragione ci dimoflra, 

• i 
DeUe cofe da oppugnare 5 et da difendere, et pri~ 

madellainuemione dello oAnete et delta 
f m machina. Cap, X I X , 

O ho dettoquello, che iohopotuto di quede cofe. Reftami diredellcma-
chíne da batterc, Re da oppugnare in che modo con machinationi i uittoríofi 
capitam, & le cittá eíl'er pofsino difefe. Prima quanto appartiene alia oppu-
gnatióne, cofi fi dice eífer'fbto ritrouato l'Ariete. I Caithagine fi per oppu-

gnar Gade s'accampafono, & hauendo prima prefo il caftello fi sforzarono di gcttarlo a 
ierra, ma poi che non haucuano ferraraenti per roinarlo prefero una traue, & quefta con 

le 
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le maní foftenendo > Se urtando con uno de capí continuamente andauano fcalcinando la 
(bmmitá del muro, & fmantellando i primi corfi delle pietre a poco a poco leuarono tut-
ta la difefa. Dapoi accadé, che un certo fabro di Tiria detto Pefafmeno indulto da que 
fta ragíone, & inuentione, drizzata un'antenna da quella ne fofpefe un'altra per trauerfo 
fn bilancia, & cofi tirando indietro, &: fpignendo inanzi con gran colpi roinó il muro de 
í Gaditani. Ma Cetra Calcedonio fece prima un bafamento di legno porto fopra ruóte» 
& poi fopra ui fabrico con traui drit t i , & con chiaui, 8c trauerfi uno fteccato, & in queftt 
fofpefei& appicco I'Ariete, & di corami di bnoi fece la coperta, accioche piu fícuri fofle-
ro quelli, che nella machina pofti fuífero a batter la muraglia, & quefta forte di machina 
per efler alquanto tarda ne i forzi fuoi, fu dal detto Teftudine Arietaria nominata. Pofti 
adunque da prima quefti gradi, a tal forte di machina, auuenne dapoi che quando Philip-
pofigliuolod'AmintafípofeaHaíTedio,¿5ca batter Bizantio,chePolindo Theífalo ui ag-
giunlc molte forti, & moltc facilita, dálqual poi impararono Diade3& Cherea> che anda-
roño al foldo con Aleflandro. Perche Diade ne i fuoi feritti dimoftra hauer trouato le 
to r r i , che andauano , lequali ancho disfatte folea portar nello eífercito. Oltra di que-
fto egli trouo la Triuella, la machina afcendente, per laquale a pié piano ÍI poteua paíTa-
re alia muraglia. Et ancho trouóil Coruo, che roinaua le mura, detto Grue da aicuni. 
Símilmente ufaua lo A riete con le ruóte di fotto, le ragioni delquale egli ci lafcio feritte, 
&: dice, che la piu picciola torre non deue eífer men alta di cubiti feífanta,larga 17, raftre-
mata di fopra la quinta parte del fuo difótto, & che le erte da baífo di dieci parti d'un pie-
de> & di fopra di mezo piede íi douean fare, & che bifogna fare quella torre di dieci ta-
uolati, Sí che per ogni lato hauer deue le fue fineftre. Mala torre piu grande doueua^f-
feralta 120cubiti,larga t i 8c mezo :: ; & raftremata di fopra fimilmente la quinta 
parte :: : i fuoi dritti o erte dal fondo d'un piede, dal di foprá di mezo piede,& quefta 
altezza egli faceua di uenti tauolati,& ciafeuno tauolatohaueuail circuito di tre cubiti, 
& la copriua di corami crudi, accioche fullero da ogni colpo íicure, L'apparecchio dd-
la Teíluggtne Arietaria fi faceua con la iftefla ragione. Perche haueua lo fpacio di trenta 
cubiti, l'altezza oltra la fommitá di i 6 .ma l'altezza della fommita del fuo piano di fette cu 
biti. Vfciua inalto, & íoprail mezo faftigio del tetto una torricella non meno larga di 
I z cubiti, & di fopra s'alzaua in altezza di quattro tauolati, nellaquale dal tauolato di fo
pra fiponeuanogli Scorpioni,& le Catapulte, & dalla parte di fotto íi raccoglieua uní 
grande quantitá di acqua per eftinguer i l fuoco, caíb che egli ui fuífe gettato. Poneuafi 
ancho in eífa la machina Arietaria, detta daGreci Chriodochi, nella quale fi poneuaun 
baftone, o morello fatto al torno fopra ilquale era pofto I'Ariete , che a forza di funi ti~ 
rato inanzi,& indietro faceua cofe merauigliofe, & quefto ancho come la torr e era di co 
rami crudi coperto. Quanto alia triuella egli cilaíció feritto quefte ragioni, Egli face
ua quella machina,come unateftuggine, che nel mezo nelle fue erte haueua un canale,co-
me fi fuoi far nelle Baliíle,&nelle Catapulte.Quefto canale era lungo cinquáta cubit^alto 
u n o ^ in eífo fi poneua per trauerfo un nafpo,& dal capo dalla deftra,& dalla finiftra 
due taglie, per lequali fi moueua quel traue col capo ferrato, che ui era dentro, fotto lo 
ifteífo canale quelli, che erano rinchiufi ficuri, faceuano piu prefti, & piu gagliardi i mo-
uimenti di quella. Sopra quel traue, che iui era fi gettauano gli archi,& i uolti per copri-
reil canale, accioche fofteneíferoil córame crudo, colquale era quella machina in 110I-
ta. Del Coruo egli non pensó che fufle da feriuere alcuna cofa, hauendo auuertito, che 
quella machina non era di alcun ualore. Ma della machina che s'áccoftaua grecamente 
Epiuatra nominata, & delle machinationi da mare, che poífono entrar nelle naui,eoli fo-
lamcnte ha promeílo di feriuere. io ho bene auuertito , che egli non ci ha le fue ragioni 
cíplicatc. lohofcritto qucllecofe, che appartengono alio apparecchb delle machine 
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fcrlttc da Diadc. Hora lo diro qucllc cofc, che io ho hauuto da mici precetton,& che a 
me parcno di utilitvi. 

Le coft trattate nclprcfente cap. dclla inuentione dcllo griete, eír della fabricafua,& delle 
Torri, & Tcfluggini,& dcUatriudla)& ddlc altre machine fono ajjai beneintefe jperd nonmf 
parchefianeceffario tentar die¡j)licarlemeglio,&diqueñefe nefa mcntioneappreffogUui* 
ftorici, & de glieffetti lorofene parla copiofamente, & i nomi di queñe machine, come gli 
altr i fono prefi dalle forme, &daglikejfetti loro, come fácilmente f i puo intender ,fen%a no~ 
ftm jht ica. 

Dell'apparecchio della te/luggine per le fof-
• fe Cap, X X . 

O I 

A Teíluggine, che íi apparecchia alia congeílione delle foíre)&che ancho fi 
puo accoftare alie mura, in queílo modo l i dcue fare. Facciaíi una bafa detí-
ta Efcharada Greci,!&: fia quefta quadrataper ogni lato piedi uenticimjue, i 
fuoi traueríi quattro, & quefti contenuti fiano da altri due trauerfi grofsi 

:.5.1arghi.5,& fian quefti trauerfi diftanti tra fe da un piede & m e 2 0 9 & per ogniípacio 
di quelli fiano fottopofti alcuni arboícelli Amaxopodes detti da Greci, ne i qualifí uolta« 
no i perni delle ruóte cerchiatidi lame di ferro, & quegli arborfcelli fiano cofi tempera*-
t i , che habbian i cardini,& i fori loro per doue 1c ftanghe pafíando poííano quelli a torno 
uoltare, acciochc ínanzi, & indietro dalla dcftrá, & dalla finiftra, & per tortoin ángu
l o , doue ricerchéra i l bifogno per gli arborfcelli inanzimusuer fi pofsino. fopra la bafa 
pofti fiano due trauicelli, che fportino in una,& nell'altra parte fei piedi, dmtorno a 
quegli fporti conficcati ne fian due altri,che fportino inanzi le fronti piedi fette grof-
fi, & larghi come fono quelli, che nella bafa deferitti fono, fopra quefta collegatu-
ra dnzzarfideono le portelle congiunte, oltrai cardinidi piedi noue,gro0eper ogni 
uerfo un piede , & un palmo, lontáne una dall'altra un piede & mezo. Siano que--
fíe dal diíbpra rinchiufe tra le traui cardinate, fopra le traui pofti fiano i capreoli,o 
chiaui,che co i cardini Tunó entri dentro l'altro 8c fiano leuati piedi noue, fopra i 
capreoii fiponc un traue quadrato,che lega, & congiugne i traui, & quefti da i lo
ro laterali d'intorno conficcati fian contenuti, & coperti bene con tauole fpecialmente di 
palme , ilche fe non fi puo, piglifialtra forte di legnoroltra i l p ino ,& ralno,che poífa 
eñer buono per queño eftetto, percioche i l pino, & faino fono fwigili & fácilmente ricc-
ueno i l fuoco. D'intorno i tauolati pofti fiano i craticci di fottilifsime uerghe molto den 
famente contefte, & fpecialmente u e r d i ^ frefche,cucitoui icrudi corami doppij, & 
riempiti di alica, o di paglie in aceto macérate fía d'intorno tutta la machina inueftita, & 
eofi da queñe cofe faranno ribattuti i colpi delle Balifte, & fcacciati gl'impeti de gli 
incendij. 

• Delle altre tepuggim. Cap. X X 1 . 
i 
: 

" »1 
Vui un*altraforte di Teftuggine, che ha tutte le altre cofe al modo, che han-
no 1c teftuggini fopraícritte, eccetto che i capreoii; ma hanno d'intorno i l 
parapetto, & i mei l i fatti di tauole, & dal difopra, i fottogrondali che ftan-

, noinpioucrejchefi contengono fopra le tauole , & i corami fermamente 
conficcati, & di fopra ci epofta deU'argiila con capello batana tanto groífa, che i l fuoco 

per 
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per modo alcuno non poíTa fardanno alia dctta machina. Egli fi puo "ancho, qnando bj-
loffno ( « , far queftc machine di otto ruóte comportando coíi la natura del luogo . Ma 
quelie tcftuggini, che fi fauno per cauar fotto, che da Gteci fono Origes nominate, han-
notuttelcaltrecofe(comeefoprafcritto)&lcfrontidicjuene fi fanno comegli angoli 
¿e i triangoli, accioche tpando ilíaettume dalle mura mandatoin quelle'percuoterájnon 
riceuino i colpi con le fronti p¡ane,ma feorrendo da i latí fenza pericolo, quclli che dentro 
fono, & che cauano ílano difeíl . Non mi par alieno dal propoíito noítro efponer, le ra-
gioni di quella Teftuggine, che fece Agetore Bizantino . Era la bafa piedi (So per lunghez 
za j 18 per larghezza, drizzate erano 4 erte fopra la fuá colligatione di due traui compo-
fte, ciafeuna d'altezza di piedi 3 6 > groííe un piede, & un palmo, larghe un piede , & me
zo . Haueua la bafa otto ruóte, & con quelle era condotta.L'altezza delle ruóte era di pie-
di u 15 - i - la groífezza di piedi tre, & cofi fatte di tre doppie di materia & fottoíqua 
dra alternamente pofte infíeme, & con lame di ferro legati. Quefte ne gli arborfcel-
l i , o amaxotopodes che íl dichino, íi uolgeno , & poi fopra il piano de i tranftri che erano 
fopra la bafa erano drizzate le'porte di piedi 18 ~ di larghezza 5 -f- & di groffezza 
p. 2, diftanti tra fe 15 i r fopra quelle i traui ferratea torno conteneuánottitta quella le 
gatura, & compafeione . | larghe piedi 1-7- groíTe 5-7-fopra quella erano alzad i 
capreolipiedi 12 ,fopraicapreoIierauntraue pofto,che congiugneua grincaftri delle 
chiaui. E t di piu haueua di fopra i lateral! fitti per trauerfo, fopra i quali erailtauolatoa 
tomo, che copriua le cofe di fotto, & nel mezo del tauolato erano alcuni trauicelli doue 
eranpofti g l iScorpíoni ,& le Catapulte, Drizzauaníi] ancho due erte pofte in í ieme,& 
difopraincaftratedipiedi 56: W : groíTe un piede & mezo • larghe due, congiunte 
cónicapiaduntrauetrauerfoconicardinijO incaftri,che fi dica,& un'altro trauerfo 
tuttauia tra due fufti anch'egli con fuoi incaftri, & legato con lame di ferro, fopra il quale 
alternamente era poílo il legname tra i fufti, & il trauerfo rinchiufo tra le orecebie, & í 
manichi fermamente, in quella materia erano due pernuzzi fatti al torno, a i quali eífendo 
le funi légate fofteneuano 1'Ariete, & fopra il capo di quelli, che conteneuano 1'Ariete era 
un parapetto ornato a íimiglianza d'unaTorricella di modo, che ftando due Soldati fen
za pericolo poteífero riguardar da lunge,& riportar quello, che tentaflero i nemici, 
1'Ariete di quello haueua di lunghezza piedi ciy • • • di larghezza al baíío un piede, &: 
un palmo • i] di groífezza un piede : n\ raftremato dal capo isi larghezza 1 ; 
in groífezza 5 4- Quefto Ariete haueua il roftro, & la punta di duro ferro , al modo, 
che fogliono hauere le naui lunghe, & dal roftro quattro lame di ferro cerca 15 piedi era-
no fitte lungo iilegno , E t dal capo al piede del traue eran tirate quattro funi groííe otto 
dita, al modo che l'albero deila ñaue da poppa a prora é ritenuto, & a quel traue erano 
con traueríi attorchiate le funi raccommandatejche tra fe erano diftanti un piede, & un 
palmo; & di fopra tutto l'Ariete era coperto di corami crudi, & da quelle funi, delle qua
li pendeuano i loro capi eran fatte quattro catene di ferro inuolte ancho eííe in corami cru 
d i . Similmenreilfuofportohaueuaun'arcafattaditauole,&confitta con groííe corde 
ftirate,per l'afprezza delle quali non feorrendo i piedi fácilmente fi perueniua allaltezza del 
la muraglia, & quella machina nello andar a fei modi íi moueua, inanzi, per lato dalla de 
ftra, & dalla fmiftra, s'alzaua, & s'abbaífaua. Drizzauaíi in altezza per minare il muro da 
cento piedi, & per lato dalla deftra,& dalla íiniftra correndo abbracciaua non meno di 
centopiedi , & cento huomini la gouernaua,& pefaua quattro mila talenti ,cioé libre 
quattrocento & ottanta mila, 

• 

• 
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O ho cfplicato quanto mi parcua conueníentc de gli Scorproni, & dclle Cata 
pulte, &delleBallifte,& parimentedelle Teftuggini delleTorri ,& da 
chi fono ftate ritrouate,& in che modo far fi doueflero. Ma niuna neccfsitá 
mi haconftrettoafcriuere delle fcale> & de i Cardieíi i & di quellecofejle ra-

gioni dclle quali debili fono, & di poca factura .* perche i foldati fanno da fe qnefte cofe ; 
né le iftcííe in ogni luogo, né con le medeíime ragioni ci ferueno, perche é differente una 
difcfa dall'akra, & ancho la gagliardezza delle nationi: perche con altra ragione fi deono 
apparecchiarc le machinationi contra gliaudaci,& temerari,con alera contra i diligenti, & 
fpauentati, pero fe alcuno uorráattendere alie preferirte cofe, feiegliendo dalla uarieta 
di quclle, & riducendole in una preparatione conferendole infierne, non hauerá bifogno 
4'aiuti,mapotrasbrigarfiinognioccorrenzaconqueile ragioni, & in que Iuoghi,cíic 
fará bono fenza hauerne dubitatione alcuna. Ma delle machine da difefa 'non fe ne de-
ue parlare, perche i nemici non apparechiano l'oíFefe fecondo i noftri feritti, mafpefib 
k loro machinationi alia fprouifta fen/a machina con prefti configli íbno fottofopra get-
tati; i l che eífer auuenuto a i Rhodiani fi dice. Diogeneto fu Architetto Rhodiano, al 
quale ogni anno del publico íi daua una certa prouiílone per l'arte fuá . al coftui tempo ef-
fendodi AradouenutoaRhodiuncerto Architetto detto Callia,fece un'alta torre 
cidette una moftra di muraglia,&fopraquellafece una machina in un Carchefio, ched 
uolgeua, con la quale egli prefe una machina detta Helepoli dal prender delle cittá, che 
íi auuicinaua alia muraglia, & la traporto dentro le mura. Mofsi i Rhodiani da tale eílern 
piómerauigliofi leuaronolaprouifioneannalea Diogeneto,& la diedero a Callia.fra 
quefto mezo Demetrio Re, che per la oftinationedeiranimoera detto deftruttore delle 
cittá, apparecchiando la guerra contra Rhodi menó feco Epimacho Atheniefe nobile Ar
chitetto .coftui fecefare una torre di grandifsima fpefa con induftria& faticaalta piedi 
cento & uenticinque, larga íeflánta & poi quella confermó con filicij, & corami crudi di 
modo, che reggeua ad un colpo di pietra di trecento 8c feflanta libre tratta da una Bali* 
fta, & quella machina era di pefo , di libre trecento & feflanta milá . Ma eífendo pregato 
Callia da Rhodiani, che egli contra quella torre apparecchiaífe una machina , & quella t i -
raííe dentro le mura, come promeífohaueua, egli negó di poter ció fare, perche noníi 
puo fare ogni cofa con i'iñeífe ragioni. percioche fono alcune cofe,che riefeeno tanto in 
modelii piccioli , quanto in forme grandi, altre non poííono hauer modelli > ma da fe íi 
fanno, altre ancho a i modelli s'afsimigliano, ma quando fi fanno maggiori non riefeeno, 
come daquello, che iodiró,f i puo beneauuertire. Eglififora con unatriuella,&fifa 
un foro di mezo di to , d'un dito, &d,un dito & mezo, i l che fe con la ifteífa ragione far 
uorremo d'un palmo, non fi puo , ma di mezo piede del tutto non fi deue penfare: cofi a 
queíta fimiglianzafi puo far alcuna cofa in una forma non moho grande ,prefa da un pic-
ciolo modello , i l che airifteífo modo in molto maggior grandezza non fi puo confegui-
re. Queftecofe eífendo ftate auuertite da Rhodiani, quelli che con la ingiuria hauean 
ancho fatt.o oltraggio a Diogeneto, poi che uidero i l nemico fdegnato & oltinato, & che 
Jamachina era per eípugnar la cittá, teniendo i l pericolo della íeruitu,& uedendo,che 
non li attendeua alero fe non che la cittá fuífe roinata , fi humiliarono pregando Diogene 
to che in quel cafo aiutaíTe la patria. Coftui da prima negó di uolerlo fare , ma poi che le 
Vergini ingenue,&nobil i ,&i giouanati con i Sacerdoti uennero a pregare,allhora 
cgü promife con quefte conditioni, che íc eg i prendeífe quella machina, fuiie íua. Con» 

certate 
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certate qncfte cofc egli fecc romperé il muro da quella parte doue la machina doucua auiu 
c¡nairi>& comando in publico & inpriuato, checjuanto ciafcuno haueífe diacqiia,dl 
íler<;0, & di ílingo, per quella apertura fuffe per li canali mandata dinanzi i l muro.poi 
cheadunqueper lo fpatio d'una notte gran copia d'acqua ,di luto, & dí fterco fu in quel 
luogo largamente inuiata, il giorno fcguentc accoftandofi la Torre, prima che al muro 
auuicinaíTe neirhuínida}& fangofa uoragine di fcrmaiii fu conftretta ^doue che nc andar 
inánzi ,né tornar a dietropiupuotegiamai. Perche uedendo Demetrio efler ílato dalla 
fapienza di Diogeneto ingannato, fe ne torno a dietro con l'armata fuá. Allhora i Rho-
diani libcrati dalla guerra per la folertia di Diogeneto publicamente lo ringratiarono , & 
Thonoiarono di tutti gli honori, & ornamenti. Diogeneto poi conduífe quella machina 
dentro la térra, & la pofe in publico con tale inferittione. D I O G E N E T O D E L -
L E S P O G L I E A L P O P V L O H A F A T T O Q J / E S T O D O N O . 
Et cofi nelle difefe non tanto le machine > ma fpecialmente i configli preparar ít deono • 
Cofi a Chio hauendo i nemici fopra le naui pofte le machine delle Sanbuche di notte temt 
po quei da Chio gettarono nel mare dinanzi la muraglia térra, arena & pietre, & uolen-
do i l di feguente i nemici accoftaríi con l'armata diedero aelli feagni, cK'eran fott'acqua 
né puotero auuicinarfi al muro, né tornar in dietro, ma iui con martelletti forate 1c naui 
furonoabbruciate, Cofi Appolonia eflendo aíred!ata,& penfando i nemici d'entrar per 
lecauenellatérra fenza fofpetto,eflendo quefto ftato auuertito dalle fpie,& fattone 
auuerdti gli Appolinati, turbati dalla trifta nouella per la paura hauendo bifogno di coníl 
glio non poteuano faper del certo da che parte i nemici haueíTeroa sboccare: allhora Tr t 
fone Aleííandrino, che iui era Architettofecefare dentro le mura moltccaue, & cañan
do la térra ufciua fuori della muraglia meno d'un tiro d'arco, & in tutti que uacui attacca 
ua fofpefi moiti uafi di rame, di quefti in una di quelle foíTe, che era dirimpetto afta caua 
fatta da nemici per le percoííe de ferramenti i uaíl appiccati eominciarono a fonarej dal 
chefupoicomprefo,chedaquella parte i nemici cañando penetrar uoleuano dentro le 
murajcoíiconofciutiiterminijfeceapparecchiaruall d'acqua bogIiente,& di pece fo-
pra'l capo de nemici, & di fterco humano, & di arena cotta róñente, & la notte poi fecc 
dal difopra molti fori , & da quelli di fubito mandando in giu ammazzo tutti i nemicijche 
crano in quellacaua. Simileauuertimentofuquandofi combatteua Maríiglia;& piudi 
tienta eaue íi faceuano, delche fofpettando quei di Marfiglia tutta la foífa ch'era inanzi la 
muraglia cauarono con piu alta cauatione di modo, che tutte le caue de nemici sboccaro 
no nella detta foíTa, ma la doue non fi poteua far la foífa, dentro le mura fecero un bára
tro profondifsimoi & fecero come una pifeina d incontra a quella parte j doue íi faceuano 
le caue, & quella di acque de pozzi, & del porto empirono, & con sboccando la cana di 
fubito aperte le Nari una gran forza d'acqua mandata, leuo di fotto i foftegni, & i ripari» 
per il che tutti quelli, che ui erano dentro dalla ruina della cana furono opprefsi. Simil-
mente quando contra gli iftefsi fi faceua un'argine dirimpetto al muro, & di alberi taglia-
t i iu i poftis'inalzaua Topera da i guaftatori, mandando dalle Baliíte ftanghe di ferroinfuo 
cate fecero abbruciare tutta la munitione, & quando la teftugginc Arietaria s V c o ñ ó al
ia muraglia per battcrla,calarono un laccio,col quale ftrignendo rAriete}& uoltando 
un'argana col timpano fofpefo tenendo il capo di quello non lafeiarono che TAriete toc-
caíTe il muro j & finalmente con martelli boglienti a colpi di Balifta tutta quella machina 
ruinarono. Et cofi queftecittá con la uittoria, non con machine, ma contra laragionc 
delle machine per folertia de gli Architetti furono libérate. lo ho ridotto a fine in que
fto uolumequelle ragioni, che io ho potuto efpedirc delle machine fi al lempo di guerra 
come al tempo di pace, & che io ho ftimato eífer'utilifsimc. Ma ne i primi nouc io ho 
preparato quanto apparteneua a ciafeuna maniera, & ad ogni parte > accioche tutto il cor-

po 
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po haueífe efplicati tuttí i mcmbri dcirArchitcttura, & dichíariti nel numero di dic-
ciuolumi. 

Le cofe dette in qucfl'ultimo Cap, d d décimo, & ultimo libro deW^írchitcttura di Fitr, hen~ 
chefteno fkcili, dcono pero ejfer diligentemente conftderate da. ciafeuno ingegniero, percheft ue~ 
defyejjo ejfer uero quel prouerhio, che dice, che tingegno fupera leforyt, come quel uillano con 
figlib, chefopra i l Tonte di reronafojftro portad molti carri di terreno, accioche calcando col 
pefoil'acqua delT¿#dhe, che mir ahúmente crefceua, nolportajje uia, hauendofiprima confulta-
to la coja con molti ingegnieri > che con la loro arte non fapeuano prouederle. & coft fia fine a lau 
de di Dio dellafatica nojira, la qual uolentieri ho impiegataper beneficio di molti dando occafio 
ne ad altri difiir meglio > con l'opera mia di mué anni apunto . 
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