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INTRODUZIONE

Una ingiustificata lacuna della storiografia italiana è quella

che si riferisce allo studio sulla JRiforma religiosa nazionale. Ingiu-

stificata perchè « il movimento religioso delVItalia nel secolo XVI,
non ci onora meno di quello delle lettere e delle arti » (1). E tanto

pii(, ingiustificata oggi che gli studi storici hanno rivendicato la

propria autonomia di fronte a qualsiasi dipendenza od ostra-

cismo confessionale e che tante passioni di parte sono state domate

da una più, serena e pragmatistica valutazione del problema sto-

rico del cristianesimo. Eppure è così e la Riforma italiana attende

ancora il suo storico. Sono già molti coloro che muovono questo

lamento; riconfermando la mia precedente constatazione. A. Beu-

mont notava che « la storia del movimento della Riforma in Italia

attende ancora da ambe le parti un lavoro profondo e possibil-

mente imparziale » (2). A lui faceva eco, in Italia, un nostro

benemerito raccoglitore di memorie della Riforma, A. Battistella:

« Una buona storia della Riforma religiosa in Italia noi ancora

non Vabbiamo; intendo non una storia vaga, generica, che <?*

dimostra piuttosto come e perchè nel nostro paese non attecchi-

rono le dottrine novatrici di Lutero, di Zuinglio, di Calvino e

d'altri riformatori del secolo XVI, anziché spiegarci se e quanto

(1) G. De Leva, Cfr. Archivio Veneto. Anno 1876.

(2) A. Reumont, Vittoria Colonna, marchesa di Pescara. (Trad. dal

tedesco). Torino, Loescher, 1883.
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tali dottrine furono accolte; ma una storia compiuta, positiva,

imparziale, tale insomma che cancelli dalle menti nostre il

vecchio erì'ore che in Italia sia quasi inutile parlare della Riforma

in un tempo in cui Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra,

le Fiandre e la Scandinavia ardevano deWincendio da essa susci-

tato. E così fatta storia manca per la semplicissima ragione che

non si sono ancora accumulati che pochi documenti per farla e

che s'è tuttavia lontani dalVaver finita l'opera d'ima conveniente

preparazione y) (1).

Col presente lavoro mi sono accinto al necessario e laborioso

compito di raggruppare queste « disiecta membra », tutti, cioè,

quei sparsi documenti, accumulati finora afine di poterli vedere

in una luce d'insieme. Tal'è la genesi della presente bibliografìa

della storia della Biforma religiosa in Italia. Un siffatto lavoro

bibliografico assolutamente mancava da noi, se se ne faccia ecce-

zione per quel che riguarda quel magnifico popolo Valdese il

quale, pur tanto piccolo, etnograficamente considerato, ha tut-

tavia — per dirla col Michelet — la splendida originalità « d'oc-

cuper par l'hiistoire une place si haute en Europe ». Bibliografi

italiani come E. Comba (2), A. Muston (3) e J. Jalla (4) e biblio-

grafi esteri come W. N. De Bieu (5) esaurirono, a mio credere, la

documentazione bibliografica valdese.

La cosa corre ben diversamente per quel che riflette la biblio-

grafia del Protestantesimo sbocciato e fiorito fuori delle Alpi Oozie.

Cesare CantU tentò, un cinquantennio fa, di dare all'Italia la

documentazione di questa Storia (6). Può ben dirsi, con buona

(1) A. Battistella, Ritagli e scampoli. Pag. 135. Voghera, Gatti, 1890.

(2) E. CoiiBA, Cenno sulle fonti della Storia dei Valdesi in Archivio

Stor. ItaUano. Serie V, XII, pp. 95-138 (1893).

(3) A. Muston, L'Israel des Alpes. Voi. 4. Paris, Ducloux, 1851. Ivi la

bibliografia Valdese occupa bcu 166 pagine del IV voi.

(4) J. Jalla, Bibliografia slorica Valdese (1848-1898) in Bollettino del

Cinquantenario della Emancipazione. Torino, 1898.

(5) W. N. Db Ribu, Essai bibliographique concernant tout ce qui a pam
dans les Pays-Bas au suiet des Vaudois. La Haye, 1889. Cfr. puro in Bull,

hist. e philos, pp. 248-265. Paris, 1891, l'articolo: tNoticc bibliographique des

travaux publiès sur les Vaudois depuis 1881 ».

(6) 0. Gantù, Oli Eretici d'Italia. Discorsi storici. Voi. 3. Torino, Un.

Tip. Edit., 1865.
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pace dello storico lombardo, ditegli fallì alla prova, tanto venne

discussa la sua trattazione di tale argomento. (1)

Il conte P. Guicciardini nella sua famosa e suntuosa colle-

sione di libri relativi alla Riforma — oggi nella Nazionale cen-

trale di Firenze — piU che alla storia della Riforma, badò a col-

lezionare gli scritti dei principali riformisti italiani e perciò,

dal punto di vista d'una bibliografia della storia del movimento

religioso riformistico tra noi, poco profitto reca la sua ricca e

rara raccolta cinquecentesca, biblica e savonaroliana (2), Altro

non ci resta se non qualche monografia, speciahnente estera,

sull'argomento. Segnalata quella del prof. K. Benrath (3) e di

Clement Otto (4) e qualche altra raccolta libraria, arieggiante

a quella già menzionata dal conte Piero Guicciardini (5). Le
stesse biblioteche della Casa Valdese di Torre Pellice (6) e della

Facoltà di Teologia di Firenze forniscono assai scarso materiale

per simili ricerche di bibliografia protestante. Il presente lavoro

ha perciò il vanto dell'assoluta novità: vanto modesto di sem-

plice tentativo, ma però di avanguardia in tale genere di studi la

(1) G. GUERZOXI, Gli eretici d'Italia, in Nuova Antol., 1868-69; G. IVLiz-

ZOTTi, Gli Eretici d'Italia, di C. Cantò, in Riv. Univ., 1868 e 1869; Morsolin
B., Gli Eretici d'Italia, di C. Cantfi, in Arch, Stor. Ital., 1868; A. Reuiiont,
in Vittoria Colomia, p. 308. Torino, Loescher, 1883; G. Gnerchi, Gli Eretici

d'Italia, in Riv. d'Italia. Roma, Febbraio, 1903.

(2) Cfr. Catalogo della collezione de' libri relativi alla riforma religiosa,

donata dal conte Piero Giucciardini alla città di Firenze. Firenze, Pellas,

1877-1881. — Cfr. pure: La libreria Guicciardini sulla Riforma religiosa in

Italia nel secolo XVI, nella Biblioteca Nazionale di Firenze, per T. Retro

-

cola Rossetti, Firenze, Pellas, 1877, ed anche K. Benrath: Eine Biblio-

tek protestantischer italienrischer Schrifien, in « Das Magazin far die Litc-

ratur, etc. », Lipsia, 53, n. 37 (1883).

(3) K. Benrath, Prolusione del Doti. Benrath sopra le fonti della Storia

della Riiorma italiana (Tedesco). Bonn, A. Marcus, 1876.

(4) Clement Otto, Bibliograpliica zur Refortnations gescMchte. Lipsia,

1907. (D'indole generale e per l'estero).

(5) Catalogo di libri e di novatori e riformatori luterani e calvinisti

sopratutto Italiani. Roma, PaoUni (Ottobre) 1879. (Si tratta del catalogo

n. XII della Libreria Bocca di Roma. Proveniva quasi del tutto dal conte

G. Manzoni e fu acquistata, nella massima parte, dal conte P. Guicciardini).

(6) Cfr., Catalogne de la Bibliothèque de la «Maison Vaudoise », Voi. I

(A.-L.) Pignerol, Sociale, 1876. Cfr. pure il Catalogo mss. esistente presso la

direzione della Facoltà Teologica Valdese di Firenze (Via Serragli, 51).



cui necessità — d'ordine storico ed idealistico — era da tanto

tempo sentita.

Sentita nel campo protestante e nel rampo, dirò così, degli

amatori della storia.

iS'eZ campo protestante italiano fin dal 1871 il doti. E. Comba
(1839-1904) il le. cui benemerense veramente insigni nel campo
della storiografia religiosa, per qua7ito offuscate da un non com-

pleto possesso del metodo, poterono essere misconosciute soltanto

dalla bestiale ignoranza degli Italiani in tutto ciò che riguarda

la religione)) (1), avea lanciato la proposta [2) eli a formare nel

paese nostro una Società avente per iscopo di snidare i fatti sto-

rici che illustrano la riforma religiosa, tentata fra noi nel secolo

decimosesto specialmente, e renderli noti per mezzo di qualche

regolare pubblicazione », La sua proposta fu solo in parte feconda,

se si vuole tenere conto della Société d'Histoire Vaudoise e del

suo annuo BuUetin, nato a Torre Pellice nel 1884. 3Ia per la

storia della Eiforma propriamente detta non se ne fece nulla di

nulla.

Fuori del campo evangelico italiano la benemerita « fondazione

Villari » bandì il suo secondo concorso {triennio 1904-1906) sce-

gliendo questo tema: « Storia del movimento religioso in Italia

nel secolo XVI {Riforma e Contro -Eiforma) ». Questo concorso

sortì per altro tm esito negativo: cosa che in Italia non sollevò

scandalo alcuno.

Cadute le due proposte, col presente lavoro vorrei almeno farne

risentire tutta Vattualità della loro importanza.

Due parole ora circa al metodo adottato.

Mi sono attenuto, come si usa per consimili lavori storici,

all'ordine logico e cronologico. Eo seguito cioè lo svolgimento

naturale e cronistorico degli avvenimenti, raggruppando poi —
per amore di unità e di chiarezza — in capitoli speciali le vicende

locali della Eiforma {capp. IX e XXIII) ed in altri le piti emer-

genti figure storiche che ne furono pars magna {capp. X e XXI'V).

(1) A. Della Torre, Il Cristianesimo in Italia, pp. 234-235. Palermo.

Sandron.

(2) Em. Cojiba, Una proposta interessante, in «L'Eco della Verità». Fi-

renze, Anno Vili, u. 43 (1871).
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Nel capitolo primo collocai, tra i precursori della Eiforma,

personalità cotne Francesco di Assisi e Girolamo Savonarola, ptir

ben sapendo che adhuc sul) judice lis est. Senza menomamente

illudermi d'aver semplicisticamente con ciò definita la grave que-

stione storica, ho solamente inteso di riferire ivi quei dati biblio-

grafici che la dibattono, affinchè lo studioso delle cose della Ri-

forma abbia modo di pesare lo stato della questione, riesaminarla

e formarsene un personale convincimento.

Lo stesso dicasi per certi personaggi posti nel quadro dei

riformisti italiani — G. Bruno e fra P. Sarpi ad esempio. —
Anche in tal caso è stato mio unico intendimento di dare il pre-

ciso rilievo delle reiasioni intercorse tra questi personaggi storici

e la Biforma evangelica.

Certi capitoli {II-VI) potrebbero forse parere superflui o al-

meno lontani dall'argomento eentrale. A mio avviso invece essi

sono indispensabili alla ricostruzione ..dell'ambiente in cui si

mosse la Biforma italiana e a dimostrazione della parte saliente

che il pensiero e l'azione italiana ebbero nell'andamento del-

l'intera Biforma europea.

Il capitolo sul giornalismo evangelico italiano (XXVIII) e

quellaltro riguardante la Bibbia nella Biforma nazionale {XXIX)
sarebbero stati forse più ar posto in apposita appendice, che non

nel corpo del libro. È cosa, del resto, di secondaria impotianza.

Si tratta di due splendide manifestazioni del pensiero e del-

Vazione dei riformisti italiani. Ora pensiero ed azione sono di

per se i massimi coefficienti della storia la più drammatica.

Le complesse finalità di questo lavoro s' intuiscono da sé. Dirò

soltanto che l'eterodosso italiano potrà, in esso, cogliervi iena

concreta giustificazione del diritto storico nazionale delle pro-

prie credenze e lo studioso dei problemi trascendentali una cor-

rente della vita religiosa italiana, con la precisa spiegazione delle

ragioni del suo arresto, determinato in massima parte dall'inqui-

sizione e dalla reazione spagnoleggiante, con veemenza repres-

siva e con importazione di una appariscente religiosità cui lo

spirito non aderiva.

Presento al lettore questo lavoro senza nessun'altra pretesa

se non quella di aver portato un modesto contributo alla storia
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deWidea religiosa nazionale ed alVindagine del travaglio di molle

anime. Lapillos attuli monumento. Il materiale bibliografico è

una delle massime fonti a cui lo storico attinge. Non è pero Vunica.

Oltre la fonte bibliografica e quella giornalistica, egli deve disigil-

lare altre fonti: fonti archivistiche, fonti epigrafiche e fonti lette-

rarie amiche ed avversarie. La storia della Eiforma religiosa

italiana segue in ciò le linee generali della sloriografìa. Anche

per essa iuvat integros accedere fontes atque Laurire ! -S'è sorte

amica arriderà al presente lavoro, e se altri non mi precederà

per questa via, attingerò anche a quelle. Opera di nobiltà questa

che tende alla risurrezione ed alla rivendicazione del passato.

Non posso, in finire questa necessaria introduzione, non

rivolgere una parola di sentita gratitudine al Dott. D. G. Whittin-

ghill il quale incoraggiò queste ricerche col suo signorile interes-

samento per quanto riguarda la Eiforma e Vltalia. Così pure

menziono con animo grato la eh. bibliotecaria Mondolfo dott.

Anita, della Nazionale centrale di Firenze, che di tanto mi faci-

litò Vopera di ricerca, ed il colto studioso Furio Lenzi il quelle

consiiltò per me varie Biblioteche della Capitale.

A tutti costoro rinnovo il mio profondo ringraziamento per

i loro preziosi suggerimenti dei quali mi son valso con vantaggio

del presente lavoro.

PIERO CHIMINELLI.

Firenze, 1 Ottobre 1920.



Capitolo I.

I PEECUESOEI DELLA RIFOEMA
E L'INQUISIZIONE PEIMITIVA.

80MMAB10: Precursori in generale (1-18) — I Patarini

(19-24) — Catari e Albigesi (25) — Valdesi in generale (26-38)

— Valdesi in relazione alle altre sette eterodosse (39-45) — L''an-

tica letteratura valdese (46-56) — 1 Fraticèlli (57-59) — Singoli

precursori (60-147) — L'inquisizione primitiva (148-170).

PRECURSOKI IN GENERALE.

1. Rossetti Gabr., Lo spirito antipapale che produsse la Bi-

forma in Italia. Londra, 1842.

2. Hahn C. H., Storia degli eretici nel Medio Evo, particolar-

mente nei secoli XI, XII e XIII. (Il titolo del Voi. II

dell'opera è: « Storia degli eretici fondantisi sulla Bibbia,

o dei Valdesi e delle sette afflniyu ted., Voi. 3. Stuttgart,

1845-48.

3. Ullmann Charles, Beformers before the Beformation.

Edimb., 1855.

4. « Aurora », Sive Bibliotheca selecta ex scriptis eorum qui ante

Lutherum ecclesiae studuerunt restituendae. Ediderunt

F. Pistoth, Schcepff, Neumann. Dresda, 1860.

5. BoNNECHOSE, Les Béformateurs avant la Béforme. Parigi, 1860.
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6. Petrat Nap., Les réjormateurs de la France et de Vltalie,

au XII siede. Paris, Fisclib., 1860.

7. Abelous L., Les précurseurs de la réjormaUon. Paris, 1877.

8. HòFLER C. V., Die romanische Welt und ihr Verhàltnutss

su den Beformideen des Mitiélalters. Vienna, 1878.

9. CoMBA Em., Storia della Biforma in Italia narrata col sus-

sidio di nuovi documenti. Voi. I. lutrod. Firenze, Arte

della Stampa, 1881.

10. Id. Id., Lutero e i suoi precursori italiani, in «Il Pungolo

della Domenica» (Mil.), anno I, n. 31 (1883).

11. Tocco Fel., L'eresia nel Medio Evo: studi. Firenze, San-

soni, 1884.

12. RocQUAiN F., La Cour de Rome et Vesprit de réforme ava/nt

Luther. Parigi, Thorin, 1893.

13. CoMBA Em., I nostri Protestanti. Voi. I: Avanti la Biforma.

Firenze, Claud., 1895.

14. Alfhandery P., Les idées morales ches les héicrodoxes latins

au début du XIII siede. Paris, 1903.

15. Bucalo F., La riforma morale della Chiesa nel Medio Evo

e la letteratura antiecdesiastica italiaìia dalle origini alla

fine del secolo XIV. Sandron, 1904.

16. Bonet-Maurt G., Les précurseurs de la Béforme et de la

liberté de conscience dans les pays latins du XII au XV
siede. Paris, Fischb., 1905.

17. Volpe E., Eretici e moti ereticali dalVXI al XIV secolo

nei loro riferimenti sociali. Milano, Marinoni, 1907.

18. De Stefano Ant., J tedeschi e Veresia medievale in Italia

in «Bilychnis» (Roma) pp. 429-444. Giugno, 1916.

I PATARINI.

19. Venedey J., Die Pataria im XI und XIX Jahrh. Parigi,

1854.

20. Fumi, I Patarini di Orvieto in « Arch. Stor. Ital. », 1875.
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21. Perrens fr. Tomm., S. Pierre M. et Vhérésie des Fatarins

à Florence, in « Eev. liist. », Paris, 1876, I-II.

22. Del Migliore F. L., Bella Croce al Trébbio, in « Rastrelli,

Notizie stor. ital. », Firenze, 1781. Voi. III.

23. RiDOLFi, I Fatarini a Firenze. 1900 (?).

24. MussoNi G., I Fatarini in Bimini, in « La Romagna ».

(Imola-Jesi), 1905, II, 8.
^

CATARI E ALBIGESI.

25. ScHMiDT, Histoire et doctrine de la sede des Cathares cu

Albigeois, Paris, 1849.

I VALDESI IN GENERALE.

26. Haupt, Intorno all'estensione dei Valdesi in Germania e i

popoli dell'ovest loro -finitimi, (tedesco).

27. Herzog J. J., De origine et pristino statu Waldensium,

secundum antiquissima eorum scripta cum libris catho-

licorum eiusdem aevi collata. Halis, 1848.

28. Render F., GescMchte der Waldenser. Ulm, 185p.

29. Dieckhoff U. W., I Valdesi nel Medievo. Bue ricerche sto-

riche. Gottinga, 1851.

30. Herzog J. J., I Valdesi romanzi, le loro condizioni e dot-

trine anteriori alla Biforma, eie. (tedesco). Halle, 1853. 8.

31. ]\Iettre, Etude sur l'origine des Vaudois du Fiémont. Ge-

nève, 1871.

32. Manuel di S. Giovanni G., TJn episodio della storia del

Piemonte nel secolo XIII, con notizie sugli eretici valdesi

e bagnolesi. Torino, 1874.

33. Germane! F., Les Vaudois du Fiémont ou les Frotestants

avant la réforme. Paris, 1877.

34. Tron Bart., Pietro Valdo ed i Poveri di Lione. Firenze,

Claudiana, 1880.

35. ComBa Em., Valdo e i Valdesi avanti la Biforma. Fir. 1880. 8.
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36. CoMBA Em,, Il nome valdese esaminato alla luce della storia

valdese. Firenze, 1884.

37. Bridel Eug., De l'origine des Vaudois du Piémont. Lau-

sanne, 1886.

38. CoMBA Em., Histoire des Vaudois. Introd. Paris, Fisclib.,1898.

I VALDESI
IN RELAZIONE ALLE ALTRE CORRENTI ETERODOSSE.

39. Apologia verae doctrinae eorum qui vulgo appellantur WaU
denses vel Picardi. Betinuerunt enim Johannis Hussitae

doctrinam. Translatum a bohemico in latinum. Wi-

tembergae, 1538. (In biblioteca Reale di Torino).

40. Maitland S. R., Albigenses and Waldenses,. London, 1832. 8.

41. Jas, De Waldensium seda ab Albigensibus bene distinguenda.

Leyde, 1834.

42. Maitland S. R., Facts and documents illustrative of the

history, doctrine and rites of the ancient Albigenses and

Waldenses. Londres, 1838.

43. Knatz J., Vaudois et Taborites. Essai sur leurs rapporta.

Genève, 1889.

44. Novak G., Oli Italiani a Praga e in Boemia nel Medio Evo

(Trad. BoUea), Roma, 1911.

45. De Stefano Ant., Delle origini dei « poveri lombardi » e

di alcuni gruppi valdesi. Roma, Bilyelinis, 1917.

L'ANTICA LETTERATURA VALDESE.

46. MuSTON Al., Apergu de Vantiquité des Vaudois des Alpes

d'après leurs poèmes en langue romane. Pignerol, 1881.

47. Id. Id., Examen de quelques observations sur Vidiome et

les manuscrits vaudois. Pignerol, 1883.

48. TODD J. H., Boolcs of the Vaudois, 1885. (Studio su nove

volumi di ms3. esistenti nella libreria del Trinity Col-

lege di Dublino).



— 15 —

49. MoNTET Ed., Histoire littéraire des Vaudois du Piémont

d'après les mss. originaux conservés à Cambridge, Dublin,

Genève, Grenoble, Munteli, Paris, Strasbourg et Zurich.

Paris, Fisclib., 1885. 8.

50. Id. Id., La Noble Legon. Paris, 1888.

51. FOERSTER W., Examen critique de Védition de la Noble

LeQon par Ed. Montet. Angeigen, 1888.

62. Montet Ed., De Vorigine des Vaxidois et de leur littérature

in « Kev. Mst. des relig. », 1889, pp. 203-219.

53. EivoiRE P., La Nobla Leyczon: Studio intorno ad un antico

poema valdese. Ancona, Morelli, 1892.

54. De Stefano Ant., Attività letteraria dei Valdesi primitivi,

in « Riv. stor. crit. delle se. teol. », anno IV, 1906-08.

55. Id. Id., La Noble Legon des Vaudois du Piémont. Paris,

Champion, 1909.

56. PoNS S., Les poèmes vaudois et le mystères provengaux du

XV siede. Pinerolo, tip. Sociale, 1909.

I FRATICELLI.

57. Tocco F., I Fraticelli e Poveri Eremiti di Celestino secondo

i nuovi documenti, in « Bollett. Soc. Stor. Abruzzese »,

Anno VII, Punt. XIV, Aquila, 1895.

58. Id. Id., L'Eresia dei Fraticelli, in « Rendic. R. Accad.

Lincei», S. V, Voi. XV, 1906.

59. Fumi L., Eretici e ribelli nelV Umbria (1320-1330). Todi,

Atanor, 1917.

SINGOLI PRECURSORI: CLAUDIO DA TORINO.

60. Rudelbach, Claudii Taurinensis ineditorum operum spe-

cimina, praemissa de eius doctrina scriptisque disserta-

iione. Copenhague, 1824.
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61. CoMBA Em., Claudio di Torino ossia la protesta di tm Ve-

scovo. Firenze, Claudiana, 1895. (Ricca bibliografia a

pp. 145-155).

62. Meille Enrico, Il vescovo Claudio ossia Viconoclastia a

Torino nel see. IX, in « Riv. Crist. », 1908, pp, 559-580.

GIOACHINO DA FIORE.

63. Ferrai L. A., Il Gioachimismo, ed un luogo controverso del

canto XII del Paradiso di Dante, in « Atti e Mem. Accad. »

Padova, S. 14, 1897-98.

64. FOBERTi F., Gioachimo da Fiore e il misticismo in Calabria,

in «Nuova Antol. », S. V, 161, 1912.

Per la bibliogr. di Gioachino da Fi(tre, cfr. aiiche:

De Latro, Apol. e Vita di Gioachino Abate.

Gervaise, Histoire de V/lbbé JohacJiim.

Favaroui Ag., Ideali italiani di informa nel se-

colo XIII, in « Hit. Ital. », Anno IX, pp. 104-105,

Luglio 1920.

ARNALDO DA BRESCIA.

65. KoELER, Dissertatio historica de Arn. Brix., Gottinga, 1742.

66. GuADAGNiNi, Difesa di Arnaldo da B. Pavia, 1790.

67. Franke W., Arnold v. Brescia und scine Zeilen. Zurich, 1825.

68. Bert Am., flls. Essai sur Arnold de Brescia, 1856.

69. Odorici Fed., Arnaldo da B. Bicerche storiche, 1861.

70. GuiBAL G., Arn. de B. et les Hohenstaufen, ou la question

du pouvoir temporel de la papauté au ìnoyen àge. Paris,

Fischb., 1868.

71. Clavel a., Arn. de B. et les Bomains du douziènìe siede.

Paris, 1868.

72. Jandelli G., Della vera dottrina di Afn. da Brescia. 1871.

73. Bertolini Fr., Arnaldo da B. e la rivoluzione romana del

XII secolo, in « Arch. Stor. Ital., », S. Ili, 1875, 22.
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74. Bonet-Maurt Gr., Arnold de Br., un réformateur au XII
siede (1100-1155). Paris, Fisclib., 1881.

75. Setti A., Arn. da Br., secondo una 'pergamena del \V15.

IVIilano, 1182.

76. Risoli Lod., Arnaldo da Br. e i suoi tempi, 1882.

77. Castiglia Ben., Arn. da Br. o Veresia dei Papi.

78. GuERZONi G., Arn. da Br. secondo gli ultimi studi, 1882.

79. Paolucci G., L'idea di Arn. da Br. nella Biforma di Boma,

iu « Riv. St. It. », 1887.

Per la biografia di Arualdo cfr. ancora autori come
Giesebrecht; Giovanni De Castro; Bonghi Rati.;

lloberto Breyer e Ad. Hausrath.

TRANCESCO D'ASSISI.

80. ScHMiEDER N. N., Pietro Valdo e Francesco d'Assisi (ted.).

Berlino, 1854.

81. Gay Teof., 8. Francesco d'Assisi, 1882.

82. Craven a., L'arme'e du salut et le septième centenaire de

8t. Franqois d'Assise, in « Correspond. », 1883, 1.

83. Sabatier P., Vita di S. Francesco d'Assisi (trad. frane).

Loescher, 1896.

84. Canudo R., L'Evangile mordi méditerranéen. Deux liéré-

tiques: Dante et Saint Francois d'Assise, in « La grande

Rev. », 51-1908.

85. Shebbeare Ch. J., The Fioretti and the Gospel, in « Contem.

Rev. », 85. 1904.

86. Tamassia N., S. Francesco d'Assisi e la sua leggenda.

Padova, 1906.

PIER DELLE VIGNE.

87. Bréolles H., Vie de Pierre de la Vigne, avec un étude sur

le mouvement réformiste du XIII siede. Paris, 1865.
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FRA DOLCINO.

88. Muratori L. A., in « Script, rer. Ital. ». — Additamentum

ad hist. Duìcini.

89. Baggiolini C, Doleino e i Patareni. Novara, Arteria, 1838,

90. Krone J., Fra Doleino und die Patarener. Leipzig, 1844.

91. Mariotti L., Hist. menwir of fra Doleino, and Ms times,

account of a struggle for ecclesiasUcal reform and of an

anU-heretical crusade in Italy. London, 1853.

92. TONETTI, Bibliografia valsesiana. Varallo, Camaschella, 1893.

(bibliografia dolciniana).

93. Tocco F., Gli Apostolici e fra Doleino. Firenze, Cellini, 1897.

94. Orsini Begani, Fra Doleino nella tradis. e nella storia.

Milano, 1901.

Per Fra Dolciuo, cfr. anche Bellondi Vincenzo: Fra
Doleino • Tragedia - Concetto Storico. Firenze, Caru-

polmi.

CECCO D'ASCOLI.

95. Castelli G., Nuove ricerche su Cecco D''Ascoli, in « Gior.

stor. lett. it. », 1890, 43-44.

96. Id. Id., La vita e le opere di Cecco d'Ascoli, Bologna,

Zanichelli, 1892.

97. Beccaria A., I biografi di maestro Cecco d''Ascoli e le fonti

per la sua storia e la sua leggenda, in « Mem. Accad.

Scienze di Torino », S. 2, 58, 1908.

DANTE ALIGHIERI.

98. Delecluze e., Dante était-il hérétiquef, in « R. deux Mon-

des», febbr. 1834.

99. BoissARD F., Dante révolutionnaire et socialiste, non héré-

tique. 1850.
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100. Aroux e., Dante hérétiquc, ecc. Paria, 1854.

101. Id. Id., L'hérésie de Dante démontrée par Francesca da

Bimini, devenue un moyen de propagande vaudoise.

Paris, 1857.

102. Marcucci G. B., La monarcìiia temporale del romano pon-

tefice secondo Dante Alighieri, 1865.

103. Gaiter L., Fede di Dante Alighieri, 1865.

104. Bernardi J., Dante e la Bibbia, 1865.

105. Besi a.. Dante e i Papi-re, 1868.

106. Bartolini Ag., Dante e l'evangelica predicazione, 1868 .

107. Balan P., Dante e i Papi, 1870.

108. Blaczko J., Causeries fìorentines: Dante et le catholicisme,

iu « Rev. d. Mond. », 38, 1880.

109. Berardinelli Fr., Il dominio temporale dei Papi nel

concetto politico di Dante, 1885.

110. ^TiA\Ei.i,i, Perchè Dante non parlò degli eretici?, iu«Fanf.

della domen. », 3 Die. 1889.

111. Buscaino Campo Alb., Dante e il potere temporale dei

Papi, 1893.

112. Leuzzi V., L'Evangelio, la ragione e il Dante, 1893.

113. Coppola L., Dante e la Bibbia, 1895.

114. Labanca Bald., La divina Commedia secondo alcuni cat-

tolici e protestanti. Roma, Casa Ed. Ita!., 1896.

116. ScHiRMER, In guai senso e con quali restrizioni possa dirsi

che Dante sia stato cattolico, in « Rev. Intern. de Théol. »,

Ott.-Dic. 1899.

116. Tocco Pel., Quel che non c'è nella Divina Commedia o

Dcmte e Veresia. Bologna, Zanichelli, 1899.

MARSILIO MAINARDINO DA PADOVA.

117. MuLLER C, Der Kampj Ludwig des Bayers mit der roem.

Eurie, 1879-80.
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118. LabANCA B., Marsilio da Padova riformatore politico e

religioso del secolo XIV. Padova, 1882. (C'è una trad.

francese del pastore svizzero David Stale).

119. Mamiani Ter., Marsilio da Padova, riformatore politico

e religioso del secolo XIV, in « La Filos. delle Scuole

Ital. », 26, 1882.

120. Labakca B., Mainardino Marsilio da Padova e Martin

Lutero, in « Nuova Antol. », Voi. LXXI, Sett. 1883.

121. Sullivan J., The manuscripts and date of Marsilio of

Padua's Defensor Pacis, in « Englisli hist. Rev. », 20, 1905.

122. ScHOLZ E., Marsilius v. Padua und die Idee der Demo-

kratie, in « Zeit. f. Politik. », 1, 1908.

Per Marsiglio cfr. ancora Franz, Meyer e Riezler.

LORENZO VALLA.

123. Valla L., Storia della disputa con gl'inquisitori di Napoli.

Colonia, 1527.

124. Poggiali Cr., Memorie intorno alla vita ed agli scritti di

L. Valla. Piacenza, 1790.

125. WiLDSCHURT, Dissertano de vita et scriptis L. Vallae.

Leida, 1830.

126. Taglialatela Alfr., La protesta di L. Valla. Roma, Tip.

Coop. Soc, 1902 (con bibliografia).

MATTEO PALMIERI.

127. BiGAZZi P., Brevi cenni su Matteo Palmieri. Prato, Gua-

sti, 1850.

128. BoTTARi E., Matteo Palmieri. Studio. Lucca. Giusti, 1885.

129. BoFFiTO G., L'eresia di M. Palmieri, in « Giorn. St. Lett.

Ital.», 37, 1901.

130. Lanzani L., L'umanista M. Palmieri, in « Studi Stor. »,

U, 1906.
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GIROLAMO SAVONAROLA.

131. Savonarola G., Epistola contro la scomunica surrettiecia

a tutti li cristiani et diletti di Dio. Fiorenza, 1497.

132. Caterino Politi A., Discorso contro la dottrina e le pro-

fezie di G. Savonarola. Venezia, 1548. 8.

Per questo suo scritto il Caterino vien definito dai

Domenicani: «L'Ismaele de' suoi fratelli».

133. Spangenber, Eistorie von Leben, Lelire und Tod. E. Sa-

vonarola, Wittemberg, 1567.

134. BuRNETT G., Eist. Beform. Eccl. Anglic, 1689. (C'è Vita

e ritratto di G. Savonarola come precursore della Ri-

forma).

135. Ekerman P., Dissertatio de E. Savonarola, peracri vitto

-

rum papisiicoruni animadversore, Upsal, 1762.

136. Meter F. Karl, Girolamo Savonarola presentato special-

mente secondo fonti manoscritte. Berlino, 1836.

137. ScHOPFF F. G. P., De causis ex quibus similia Savonarolae

atque Lutheri studia, tam diversos habuerit exitus, brevis

dissertatio. Dresdae, Werner, 1855.

138. RuLE, Savonarola and Dawn of Beformation. Londra, 1856.

139. Paul Théodorb, Jerome Savonarole précurseur de la

Béforme. Genève, 1857.

140. Merat An., Les libres précheurs devanciers de Luther et

de Babelais. Paris, Clauden, 1860. (C'è posto anche G.

Savonarola).

141. RouARD De Cord., Girolamo Savonarola e la statua di

Lutero, in « Rev. univ, », 1. 6, 1867.

142. Cantoni C, Savonarola e i suoi biografi. Milano, 1865.

143. Procter G., Il domenicano Savonarola e la Biforma: ri-

sposta al Dott. Farrar. Milano, Tip. S. Giuseppe, 1896.

144. Giorgetti a. e Benedetti C, Il Savonarola e la critica

tedesca. Firenze, 1900.
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145. ScnNiTZER J., Fonti per la storia di G. Savonarola (te-

desco). Monaco, 1902.

146. Sautter L. G., Savonarole re'formateur moral. Montau-

ban 1907.

147. Sardi E., Qirolamo Savonarola giudicato da un suo con-

temporaneo: documenti inediti pubblicati da Alfredo Bian-

coni. Roma. Loescher, 1910.

L'INQUISIZIONE PRIMITIVA.

148. Sarpi P., Eistoria dell'origine, forma, leggi e uso dell'ufficio

dellInquisizione. 1637. 4.

149a. QuETiF-EcHARD, Scriptores Ordinis Praedicorum. Paris,

Ballard, 1721, Voi. 2. (Per le antiche polemiche anti-

valdesi cfr. sotto le indicazioni: Anselmo da Genova;

Moneta da Cremona e Rainerio Sacconi: tutti polemisti

e inquisitori domenicani del sec. XIII).

149&. Moneta (p. da Cremona). Adversus Catharos et Valdenses

(Pubblicato nel 1743 a Roma da p. F. A. Richiuo).

150. GoNZALius MONTANUS R., Sanctac inquisitionis hispa-

nicae artes detectae, ac palam traductae: Ristoria completa

das Inquisigion de Italia, Eispanha e Portugal, 1825.

151. BiENER, Matériaux pour la procedure suivie par Vlnqui-

sition. Leipzig, 1827.

152. Caro, Saint Dominique et les dominicains. Paris,

1853.

153. Processus contra Waldenses in Lombardia superiori, in

« Arch. Stor. It. », 1865.

154. Havet, L'hérésie et le bras séciiUer au Moyen Age. Paris,

1881.

155. Mounier Ch., Bapport sur une mission en Italie à la

recherclie des manuscrits relatifs à Vlnquisition dans le

cours du Moyen Age. Paris, 1885.
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156. MoLiNiER Ciì.,Etudes sur quelques manuscrits des bibliothèques

d^Italie concernant Vinquisition et les croyances Tiéréti-

ques du XII au XVII siede, in « Arch. des Missions

scient. et littér. », XIIL

157. Wattembach W., Ueber die Inquisition gegen die Walden-

ser in Pommern und der Marie Brandeburg. Berlin, 1886.

158. Calabro Gr., Un processo storico sulla Inquisizione. Vit-

toria, Velardi, 1890.

159. Vitali G,, I domenicani nella vita italiana del XIII se-

colo. Firenze.

160. Id. Id., l domenicani e Vorigine delVInquisizione, in « Kass.

naz. (Firenze), 1 Maggio 1902.

161. Gigi, Una pagina della Storia delVInquisizione in Lom-

bardia nel sec. XIII, in « Cult. Soc. » (Roma), Giugno 1904.

162. Santagostino G., Vita di S. Pietro da Verona, protom.

domenicano. Milano, tip. S. Giuseppe, 1906.

163. N. N., L'Inquisizione e la sua procedura, in Civ. Catt.

(Roma), 16 Marzo 1907, pp. 703-711.

IGia. De Cauzons T., LesVaudois et Vinquisition. Paris, Bloud,

1908.

164&. Lea E. C, Storia delVInquisizione, (trad. ingl.). Torino,

Bocca, 1910.

165. Bektiiier J. J., L'Eglise de la Minerve a Pome. Roma,

Coop. Tip. Man., 1910. (Utile per le epigrafi degl'inqui-

sitori).

166. Id. Id., L' Eglisc de Sainte Sabine à Pome. Roma, 1910.

(Ut supra: a pp. 423-476).

167. DiACCiNi P. R., La Basilica di S. Maria Novella. Firenze,

Tip. Domenicana, 1920 (Con illustrazioni riferentisi alla

primitiva inquisizione fiorentina).

168. Sandrini (p. Domenico M.). Vita di fra P. Calcagni (Mss.

fiorentino appart. a S. Maria Novella, con biografia del

primo inquisitore domenicano a Firenze).
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169. Jalla J., Quand eurent lieu les premières expéditions

armées contre les Vavd. du Piéniont?, in «Bull. Soc. hist.

Vaiid. », N. 26, 1909.
«

170. 1v>.1t>., La jjremière grande persécution des Vaudois (14:84:)

,

Torre Pellice, Coisson, 1905.



Capitolo II.

IL RmASCIMENTO IN ITALIA.

80MMAEI0: Il Einascimento nella vita italiana (171-

177) — Il Binascimento e la spii-itualità italiana (178-181) —
Il Einascimento e la Eiforma evangelica (182-186).

IL EINASCIMENTO NELLA VITA ITALIANA.

171. Burckhardt J., La civiltà nel secolo del Einascimento

in Italia. Firenze, Sansoni, 1876.

172. Id. Id,, Storia del Einascimento. Stuttgart, 1878.

173. RODOCANACHi E., La femme italienne de la Eenaissance,

Paris.

174. Addinghton Stmonds J., Eenaissance in Italy. New-

^fork, 1881.

175. Zeller J., Italie et renaissance (1453-1537). Paris, 1883.

176. MONNIER M., Storia della Letteratura del Einascimento da

Dante a Lutero, (tedesco), Nòrdl., 1888.

177. Geiger Ludov., Einascimento ed umanesimo in Italia e

Germania (trad.). Milano, Vallardi, 1891.

IL RINASCIMENTO E LA SPIRITUALITÀ ITALIANA.

178. Schultze F., Giorgio Gemisto Pletone e i suoi tentativi di

Eiforma. Jena, 1874.
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179. Muntz E., Le seniiment religieux en Italie au XVI sièelc

à répoque de la Renaissance et de la Eéforme, in « Rev.

hist. », Sett.-Ott., 1893.

180. GriRAUD J., L'Eglise et les origines de la Benaissance. 1902. 8.

181. OwEN J., Skeptics of the Italian Benaissance. London,

1908. 8.

IL RINASCIMENTO E LA RIFORMA EVANGELICA.

182. NiSARD, Benaissance et Béforme. Paris, 1877.

183. ScHAFF F., Il Binascimento e la Biforma: ostacoli alla

Biforma in Italia. Firenze, Claudiana, 1891.

184. HoLLiNGS A. M., Europe in Benaissance and Beformation.

London, Methuen, 1909.

185. Stone J. ì,!., Beformation and Benaissance. London, 1904. 8.

186. Tanner M. e.. The Benaissance and the Beformation. Lon-

don, Frowde, 1908.



Capitolo III.

PAPATO E PAPI

NEL SECOLO DELLA EIFOEMA.

SOMMAEIOj II Papato in generale (187-190) — Leone X
(191-197) — Adriano VI (198-202) — Clemente VII (203-207)

— Paolo III (208) — Paolo IV (209-216) — Pio IV (217-218)

— Pio V (219-228) — Gregorio XIII (229-233) — Paolo V
(234-237).

IL PAPATO IN GENERALE.

187. Lerminier, La Pacante depuis Luther, in « Rev. des deux

Mondes» (avril) 1838.

188. Muntz E., Les arts à la cour des papes. Paris, 1878-79.

189. Creighton M., Ristory of the Papacy during the period

of the Beforviation. 5 voi. London, 1882-94. 8.

190. Fa&torLw., Storia dei Papi {trai, ted.) Roma, Desclée*

LEONE X.

191. Leo X, Bulla contro erfores Martini Lutheri et sequatium

(sic) {con le armi papali). Alla fine: Datum Bomae apud

8anctum Petrum. Anno Incarnaiionis dominice 1520. 17

Kalendas Julij. Pontificatus nostri anno octavo. Visa B.

Milanesius Albergatus.

Questa è la famosa bolla: « Exurge Domine » a con-

danna di Lutero. Cfr. pure: Bulla Leonis X contra

errores M. Lutheri et sequatium, cam annota tio-

nibus Ulrichi de Hutten, Komae, 1520.
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192. Jovii P., De vita Leonis X, libri IV. Firenze, 1651.

193. Fabroni a., Vita Leonia X. Pisa, 1797.

194. RoscoE W., Life and Pontificate of Leo X. Londra, 1806.

195. AUDIN, Hisloire de Leon X. Paris, 1844.

196. BiÉCHY. Tableau du siede de Leon X. Limoges, 1844.

197. Kalkoff P., Il « Leone X » di Lud. Pastor, dal punto di

vista della storia della Eiforma, in « Arcli. fiir Reformat. »,

1906, pp. 199-204.

ADRIANO VI.

198. Hadriani pp. VI, Breve ad Fridericum Saxoniae Ducem,

adversus Lutherum.

199. BuRMANN, Analecta historica de Adriano VI. Utrecht, 1727.

200. BoscH, Jets over paus Adriaan VI. Utrecht, 1836.

201. HOFLER C, Papst Adrian VI (1522-23). Wien, 1880.

202. Zeller J., Adrien VI, un pape réformateur, in « Se. et

trav. accad. scient. », 19, 1883.

CLEMENTE VII.

203. Balan P., Storia di Clemente VII.

204. Vaccolini D., Biografia di Clemente VII, in « L'Album »,

X, 294.

205. ToLOMEi, La Nunziatura di Venezia nel pontificato di

Clemente VII, in « Riv. Stor. Ital. », anno IX, f. IV.

206. Salvigli G., I nuovi studi sulla politica e le vicende del-

Vesercito imperiale in Italia nel 1526-27 e sul sacco di

Poma, in « Areh. Ven. » VoU. XVI -XVII.

Per la didiisioue delle idee di riforiiia da parte delle

truppe.

207. Orano D., Il sacco di Poma del 1527. Studi e documenti.

,
Picordi di Marcello Alberini. Roma, Forzani, 1901.

Giudizio dato da un couLemporaneo, in Italia, sui

progressi della Kiforma: Ivi, pp. 385 o 408.
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PAOLO III.

208. Aesquillus P., Epistula. De morte PauU III P. M.
degne iis, quae ei "post mortem eius acciderunt. Placen-

tiae, 1549.

PAOLO IV.

209. Caracciolo (Don Antonio), Vita e i gesti di Oio. Pietro

Caraffa, cioè di Paolo IV, ecc....

Mss. prezioso per la storia della riforma in Italia.

Si ritrova nella Bibl. Vaticana (Cod. vatic. Ottob.

617); nella Casanatense (Bibl. Cassanat. ms. 349,

f. 151, a); al British Museum (Londra); nella Bibl.

Naz„ di Napoli, e, meno completo, nella Biblioteca

di S. Martino pnre in Napoli.

210. Caracciolo Ambr., Collactanea historica de vita PauU IV.

Colonia, 1612.

211. Castaldi, Vita del 8. P. Paolo IV,. Roma, 1615.

212. Bromato da Eramo, Storia di Paolo IV p. m., Ravenna,

1748.

213. Gariboldi Ces., TJn asserto auto da fé nel ponteficato di

Paolo IV. Bologna, Mareggiani, 1876.

214. Di Soragna R., Paolo IV e la preponderanza spagnuola

in Italia, in « Rass. nazion. », 1884, 5.

215. BORALEVi G., I primi m,esi del pontificato di Paolo IV:

studio. Livorno, Giusti, 1888.

216. PiccoLOMiNi P., Diario romano di Niccolò Tinoszi (1558-

1560), in « Arch. R. Soc. Rom. Stor. Pat. », voi. XXXII,

pp. 5 segg.

Ivi notizie sulla lotta di Paolo IV contro l'eresia.

PIO IV.

217. MuLLER Th., D. Konklave Pi/us IV (1559). Gotha, 1889.

218. Susta J., Die ròmische Kurie und das Ronzii von Trient

unter Pius IV. Voi. 2. Vienna, Hòlder, 1904 e 1909.



30

PIO V.

219. Catena G., Vita di Pio V. Roma, 1586.

Sul frontespizio c'è il suo ritratto e anche questa

scritta : « haereticorum clades ».

220. GrABUTio G. A., De vita et rebus gestis Pii V p. vi. Roma,

1605.

221. IVIaffei a., Vita di santo Pio V. Roma, 1712.

222. Mendham J., Life and Pontificate of Pius V. 1832.

223. De Talloux, Eistorie de S. Pie V. Paris, 1843.

224. De Couecy A., Pie V et Vintolérance, in «Le Correspond. »,

1843, 3.

225. De Brognoli, Studi storici sul regno di s. Pio V, in

«Stud. Ital. », 1879-1883.

226. Bruzzone P. L., I Ghislieri davanti alla CHustizia penale,

in « Riv. Stor. Arte e Archeol. Prov. Aless. », 1903,

pp. 75-106.

227. Spezi Pio, Pio V e i suoi tempi. Roma, Pustet, 1905.

228. Canaletti-Gaudenti A., Pio V Ohislieri: docum. inediti,

in « Italia mod. », 1907, 1.

GREGORIO Xm.

229. L'Ordine della solennissima processione fatta dal sommo

pontefice nelValma città di Poma per la felicissima nova

della destruttione della setta Ugonottana. Roma, 1572.

230. Maes C, Le trentanove bandiere degli Ugonotti a S. Gio-

vanni in Laterano, in « Curios. romane», 1885, I, 18-20.

231. Id. Id., Feste in Roma per la strage degli Ugonotti, in

«Curios. romane», 1885, 21-23.

232. Benigni U., Ugonottorum strages, in « Mise. stor. e cult.

eccles », II, 1904, pp. 344-347.

233. Picca P., L'annunzio di una strage, in «La Vita», 16

Sett. 1907.
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PAOLO V.

234. Capello, Parere delle controversie fra Paolo V e la serenis-

sima Eepubbl. di Venezia. Venezia, 1606.

235. GouJET, Histoire du lìontificat de Paul V. Paris, 1765.

236. Cornei, Paolo V e la repubblica veneta. Vienna, 1859.

237. Gasparolo F., Costituzione delVArchivio Vaticano e suo

primo Indice sotto il pontificato di Paolo V. Manoscritto

inedito di Michele Lonigo, in « Studi e doc. di Stor. e

Dir. », 1887.



Capitolo IV.

CARDINALI E DIGNITARI ITALIANI
IN RELAZIONE CON Li^RIFORMA ITALIANA

ED EUROPEA (SEC. XVI).

80M31ABI0: Saggio bibliografico intorno diciotto pre-

lati della Chiesa Bomana ch'ebbero partecipasione diretta nello

svolgimento e neirandamento della Bijorma protestante in Italia

ed alVEstero (238-303).

ALEANDEO GIROLAMO.

238. Brieger Th., Aleander und Luther, 1521, in « Quell. u.

Forsch. zur Geschiclite d. Eeform. ». Gotha, 1884.

239. Bonghi R., La Biforma di Lutero, Girolamo Aleandro e

Carlo quinto, ia « Nuova Antol, », 1884, pp. 444 segg.

240. Paquier J., L'Humanisme et la Béforme. Jerome Aléandre

(1480-1529). Paris, Leroux, 1900.

241. Virgili A., Girolamo Aleandro, in « Arch. Stor. Ital. »,

1903, pp. 397-424.

242. Kalkoff P., Notizie sulla corrispondenza di Aleandro

durante la sua prima Nunziatura in Germania (tedesco)

In « Zeits f. wi88. Theol. » (Lipsia), 1907, pp. 201-234.

243. Id. Id., Aleander gegen Luther. Leipzig, Haupt, 1908.
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BARONIO CESAEE.

244. Calenzio G., La vita e gli scritti del card. Cesare Baronia.

Koma, 1907.

BELLAKMINO ROBEKTO.

245. FuLiGATTI G-., Vita del card. B. Bellarmino. B.omSi, 1624-4.

246. CouDERC G. B., Vita, opere e tempi del card. B. Bellar-

mino. Monza, Armoni, 1895.

247. Le Bachelle X. M., Bellarmino a Vlndex, in « Etudes »

(Paris), 1907, pp. 227-246.

248. De La Serrière, La théologie de Bellarmin. Paris, Beauch.,

1909.

BEMBO PIETRO.

249. Bembo P., Opere. Milano, 1810.

Speoialtnente le lettere alla Colonna, a L. Friuli, eoe.

250. MoRSOLiN B., La ortodossia di P. Bembo. Venezia, Anto-

neUi, 1885.

251. Gian V., La ortodossia di P. Bembo, in « Gior. st. lett. ital. »,

1885, 1.

CAMPEGGI LORENZO.

252. SiGONio C., De vita L. Campegii card, liber. Bonon., 1581.

253. Ehses St., Il card. L. Campeggi dinnanzi alla Dieta

di Augsburg (1530), in « Ròm. Quart. » (Rom), 1906,

pp. 54-80.

BORROMEO SAN CARLO.

254. Stolz J. J., Cari Borromdus. Zurigo, 1781.

255. Sailer J. M., Der heilig Cari Borromeo. Augusta, 1824.

256. DiERiNGER F. X., 8. Carlo Borromeo e la Biforma del suo

tempo (tedesco). Colonia, 1846.
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257. Dandolo T., Cenni sulla vita di S. Carlo B. e sul Concilio

di Trento. Milano, Arzione, 1858.

258. Onchtomsky A., 8. Carlo, il santo di ferro. Note. Milano,

Lazz., 1885.

259. Calvino P., <Si. Carlo B. secondo le più recenti investiga-

zioni, in « Riv. Crist. » (Fir.), 1902 (Nov.-Dic).

260. Pappalardo M. M., S. Carlo B. Studio psicologico. Pa-

lermo, Fiore, 1905.

Da cfr. anche G. P. Giussani: « Vita di S. Carlo Bor-

romeo ». Roma, 1610.

CHIERICATI FRANCESCO.

261a. Morsolin B., Chiericati Francesco, vescovo e diplom. del

sec. XVI. Vicenza.

Fu alle Diete di Ratisbona e di Norimberga.

CONTARINI GASPARO.

261b. CONTARiNi G., G. Contarini Opera. Par., 1571.

262. Beccatelli L., Vita del card. G. Contarini. Venezia, 1563.

263. Brieger Th., G. Contarini e Vopera di concordia a Begen-

sburg, nel 1541, esposta secondo le fonti (ted.). Gotha, 1860.

264. De Leva G., Della vita e delle opere del card. Gaspero Con-

tarini. Lett. accad. Padova, 1863.

265. Bernardi J., Il card. G. Contarini e la tentata riconcilia-

zione dei protestanti delVAllemagna. Napoli, tip. Acattone.

1870.

266. De Leva G., La concordia religiosa di Batishona e il card.

G. Contarini, in « Arch. ven. », 1872, fase. 4.

267. CiiRiSTOFFEL R., Des card. G. Contarini Leben u. Sehriften,

in « Zeitsch f. liist. Tlieol. », 1874.

268. Pastor V. L., Corrispondenza del card. G. Contarini du-

rante la sua legazione tedesca, edita e commentata, in

« Histor. Jalir », I, Munchen, 1880 (tedesco).
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289. Pellegrini F., Nuovi documenti riguardanti il card. O.

Contarini, in « Arch, ven. », 33, 1887.

270. DiTTRiCH F., Begesten u. Briefe des Kard. Contarini. 1881.

271. Id. Id., G. Contarini. 1483-1542. Eine MonograpMe.

Braunsberg., 1885.

272. Bianchini G., Un magistrato cardinale del secolo XVI.
1895.

273. Brown W., Card. G. Contarini, 1903.

274. Solmi Ed., Lettere inedite del card. G. Contarini, in «Nuov.

Arch. Ven. », I, p. II, 1904.

275. Id. Id., G. Contarini alla Dieta di Batisbona secondo i

documenti inediti delVarch. Gonzaga di Mantova, in

« Nuovo Arcli. Ven. », XIII, 1907.

CORTESE GREGORIO.

276. Ansart J. a., Vie de Gregoire Cortese, béne'dictin, évéque

d'Urbin et Cardinal. Paris, 1786.

Pel medes. cfr. anche: « Gregorii Cortesi!, Monachi
Cassinatls, S. R, E. Cardinalis, omnia quae huc
usqne colligi potuernnt sive ab eo scripta, sive ad
illum spectantia ». Voi. 2. Padova, 1774.

DELLA CASA GIOVANNI.

277. ScHELHORN G., Apologia prò P. P. Vergerio, episc. insti

napolitano adversus Joannem Casam arch. beneventanum.

Ulmae et Memmingae, 1760.

278. Gerardi F., Biografia di mgr. Giovanni Della Casa. Roma,
1836, 8.

279. RoNCHiNi Am., Lettere d'uomini illustri, conservate in

Parma nel B. Archivio dello Stato. Voi. I. Parma, R.

Tipogr., 1853.

Ivi molte lettere del Mgr. Della Casa relative al

Vergerio.
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280. Ferrini 0., Primi saggi sul cinquecento. Perugia, Buone,

1885.

Nel saggio su Mgr. Della Casa c'è un cenno del pro-

cesso contro il Vergerlo e della partecipaz. di detto

Monsignore.

281. COMBA Em., 3Igr. Delia Casa, in « Riv. Crist. », pp. 239

segg., 1886.

282. Campana L., Mgr. Della Casa e i suoi tempi, in « St. Stor.

Voi. XVII, fase. II, 1908 (Pisa).

GAETANO [DE VIO] TOMMASO.

283. Ekermann P., Dissertatio de card. Cajetano Lutherani-

smum in ipsa herba oppressuro. Upsal, 1761, 4.

284. ScHiLLBACH, De vita ac scriptis Th. de Via Cajetani.

1881.

285. Cossio A., Il card. Gaetano e la Bijorma. Cividale,

1902.

286. Kalkoff P., Kard. Cajetan. Rom, Loesclier, 1907.

GIBERTI GIAMMATTEO.

287. DiTTRiCH F., Sussidio per la storia della Bijorma cattolica

nel primo terzo del see. XVI, in « Hist. Jarh., XII », 1886.

288. Pigiti G. B., Giammatieo Giberti, vescovo di Verona. Ve-

rona, Marcliiori, 1900.

289. TucKER M. A., G. M. Giberti pa/pàl politician and catholic

rejormer, in « Engl. hist. Rev. » (London), 18, 1903.

GIUDICCIONI BARTOLOMEO.

290. ScHWEiTZER V., Kard. Bartolomeo Giudiccioni, in Ròm.

Quartalschrift, XX.
Notizie su P. Martire Vermigli a Lucca.
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MORONE GIOVANNI.

291. Articuli contra Card. Moronum, de Lutheranismo accusa-

tum et in carcerem conjectum. A Procuratore fisci et Ca-

merae apostoUcae et nomine Officii S. Inquisitionis insti-

tuti. A. D. 1558. 8. Tubiuga.

È pubblicazione di P. P. Vergerio. Oggi il famoso

Processo del Card. Morone si trova a Milano nell'ar-

cliivio privato Gallarati Scotti, XLI, E, n. 5 (Grosso

voi, cart. di ff. 631 ).

292. Cantù C, Il card. G. Morone: commentario. Milano, Be-

sozzi, 1867.

293. ScLOPis Fed., Le card. Jean Morone, étude historique.

Paris, Orléans, 1870.

294. Beknabei Nicola, Vita del card. G. Morone, Modena,

Rossi, 1885.

295. Carcereri Luigi. Lettere al card. Morone, con accenni

al Concilio di Trento, in « Arch. Stor. Ital. », pp. 410-

417, 1905.

296. ScHELLHAS K., Zur Legation des Kard. Morone, in « Quell.

und Forsch. », 13, 1910.

PALLAVICINI SFORZA.

297a. Brischar J. N., Beurtheilung cler Controversen Sar'pVs und

Pallavicini's in der Geschichte des Trienter Concils. Tu-

bingen, 1844.

SADOLEDO JACOPO-

297?». Sadoledo G., Jacobi Sadoleti opperà. Verona, 1737.

297c. Id. Id., Sadoleti Epistolarum libri XVI. Coloniae, 1564.

298. FiORDiBELLO Ant., Vita di Sadoledo. Verona, 1737.

299. JoLT, Elude sur Sadolet. Caen, 1857.

300. BoNNET J., La tolérance du card. Sadolet, in « BuU. soc.

prot. frang. », Nov.-Mars, 1886-87.
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SERIPANDO GIROLAMO.

301. Calenzio G., Dot', inediti sul Concilio di Trento. Vita del

card. G. Seripando, scritta a modo di giornale da lui me-

desimo, 1874.

VIDA GIROLAMO.

302. Gabotto Ferd., G. Vida e una consegna al braccio secO'

lare. Verona, Tedeschi, 1892.

303. Lopez-Cellt E., La << Cristiade -a di M. G. Vida, poema

della riforma cattolica. Alatri, Isola, 1917.

Con ampia nota bibliograflca su G. Vida.



Capitolo V.

I ETFOEMATOBI D'OLTEALPE
ISTELLE LOEO EELAZIONI CON L'ITALIA.

SOMMARIO: Desiderio Erasmo (304-306) — Ulrico Zuin-

glio (307-308) — Martino Lutero (309-328) — Guglielmo

Farei (329-330) — Giovanni Calvino (331-342).

DESIDERIO ERASMO (1467-1536).

304. Cantù C, Erasmo e la Biforma in Italia. Milano, Bernar-

doni, 1861.

305. De Nolhac P., Erasme et VItalie, d'après des lettres ine-

dites d'Erasme, in « Rev. deux Mond. », 3, p. 88, 1888.

306. Id. Ip., Erasme en Italie. Paris, Klinksiek, 1896.

ULRICO ZUINGLIO (1484-1531).

307. SiGWART e, Ulrico Zuinglio: carattere della sua teologia

in ispeciale riverenza a Pico della Mirandola. Stuttgart,

1855, 8 (ted.).

308. Ghinzoni P., Ulrico Zuinglio e Francesco II Sforza (1531)

in « Boll. Stor. Svizz. It. », Anno XV, 1893.

MARTINO LUTERO (1484-1546).

309. Ciampi J., Martino Lutero a Boma, in « Nuova Antol. »,

XXXVIII, Marzo, 1878.
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310. Elze Th., LutJiers Beise nach Boni. Berlin, Druncker, 1899.

311. KiNN H., Liither's Bomreise, in « AUgm. Zeitung » (bei-

lage 205), 1899.

312. Lutero pellegrino a Bonia, in « Riv. Crisi. », Genn. -Mar. 1900.

313. Paulus N., Zu Luther''s Bomreise, in « Hist. Jahrh »,

1903, pp. 72-74.

314. ToDT Kael, Luthers Bomseise, in « Preuss Jahr », pp.

497-514, 1904.

Ancora per l'andata di Lutero a Koma cfr. Dresser,

Lingke; Kutsfher e Hausrath.

315. MÙLLER K., Il Processo romano di Lutero, (ted.),. In

« Zeitsc. f. Kirchengesch.. », Gotha, 1903, pp. 46-85.

316. SciiULTE Al., Trattative romane riferentisi a Lutero nel

1520 dagli Atti concistoriali, 1517-1523, in « Quell. u.

Forsch. ans italien. ardi. u. bibl. », VI, I, pp. 32-52 e

174-176. Roma, 1903. (tedesco).

317. Id. Id., Intorno alle trattative romane riguardanti Lutero

(ted.). Ut supra, pp. 374-378. Roma, 1903.

318. Kalkoff P., Investigazioni intomo al processo romano

di Lutero (ted.). Loescher, Roma, 1905.

319. Mazzucconi L. Memorie storiche della Scala Santa.

Roma, 1840.

320. Capasso G., La diplomazia pontificia in Germania nel

secolo XVI. Torino, Bocca, 1892.

321. Brieger Th., Lettere romane di Lutero, (tedesco). In

« Zeitsch. f. wissensch. Tlieol. » (Lipsia).

322. GoLLER Em., Der Liber Taxarum der papsthichen Kam-

mer; cine Studie uher scine Entstehung utid Anbage.

Rom, Loescher, 1905.

323. Grilli G., Un giudizio di Lutero sui Valdesi (1543), in

« Riv. Crist. », Nov., pp. 443-457, 1905.

324. Kalkoff F., Giudizi rom,ani su Lutero ed Erasmo nel 1521

(tedesco) in«Arch. f. Reformationgesch. »,pp. 65-83, 1906.
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325. MÙLLER A. V., Agostino Favaronì e la teologia di Lutero.

Koma, Casa Ed. Bilychuis, 1914.

32G. Lauchert Fr., Chi era il eosidetto Cremonese, Va/utore

della « Bevocatio Martini Lutheri ad Sanctan Sedem »

(1519), in '.(Histor. Jahrb. » (Monaco), pp. 103-108,

1907 (tedesco).

327. Id. Id., Scrittori italiani che impugnarono Lutero (tedesco),

Freiburg, Werder, 1912.

Studia 47 oppositori italiani di Lutero.

Per tale argomento cfr. pure l'opera:

Didymus Faventinus, Adversus Thomani Piacenti-

nuui, prò M. Luthero theologo oratio, Wittembergae.

328. ScHWEiZER J., Ambrogio Caterino Politi (1484-1553): tin

teologo del tempo della Riforma: Vita e scritti (tedesco).

Mùnster, 1910.

Fu tra i primissimi domenicani italiani che insorsero

contro Lutero e al quale Lutero rispose con uno
scritto (1521) dà Wittemberg.

Cfr. Tommaso Eliseo : « Piorum clypeus adversus

veterani recentiorumque liaereticorum pravitatem

fabrefactus ». Ivi un elenco di 24 italiani polemisti

contro la Riforma tino al 1503.

GUGLIELMO FAREL (1489-1565).

329. Provana di Collegno, Bapports de Guillaume Farei avec

les Vaudois du Piémont. 1887.

330. Martin P., Une lettre inedite de G. Farei aux Vaudois du

Piémont. Paris, 1912.

GIOVANNI CALVINO (1509-1564).

331. SociNO L., Cantra Libellum Calvini in quo ostendere co-

natur Haereticos jure gladij coercendos esse. Anno Do-

mini, 1562.

È un'ardita confutazione del libretto calviniano,

fatta dall'unitario lacchese rifugiato L. Soccino.

332. BONNET J., Calvin au Val d'Aoste. Paris-Genève, 1861.
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333. RiLLiET A., Lettres à M. J. E. Merle d'Aubigné sur deux

points obscurs de la vie de Calvin. Genève, 1864.

Stilla venuta di Calvino in Italia.

334. Fontana B., Documenti delVArchivio Vaticano e del-

VEstense circa il soggiorno di Calvino a Ferrara, in « Arcii.

Soc. Rom. St. Pat. », Voi. Vili. Roma, 1885.

335. Sandonnini E., Della venuta di Calvino in Italia, in

« Riv. St. Ital. », 1887.

336a. Id. Id., Ancora del soggiorno di Calvino a Ferrara, in

« Rass. Emil. Stor. Lett. Arte », I, pp. 342-350.

336&. Lecomtre, Le séjour de Calvin en Italie.

337. Masi E., TJn viaggio misterioso, in «Fanfulla della Dome-

nica», Anno VIII, nn. 35 e 36.

Sul viaggio di C!alvino per Aosta.

338. Due E. P., La Groix-de-Ville, monument de la fuite de

Calvin. Aoste, Impr. cathol., 1902.

339. Comba Em., Calvino in Italia secondo la leggenda e secondo

la critica storica, in « Riv. Crist. », Genn.-Febbr., 1904.

340. Frutaz, Notes sur Bene de Challant et sur le passage de

Calvin dans la Val d'Aoste. Neuchàtel, Wolfratli, 1904.

341. Due Mgr., Eistoire d'Eglise d'Aoste. Chat. S. Denis, 1911.

342. Cramer L., Un progetto di assassinio contro Calvino, in

« Riv: Crist », Anno XXVI, LugUo 1909.



Capitolo VI.

TENTATIVI D'UNA EIFOEMA
CATTOLICA ITALIANA (SEC. XVI).

SOMMARIO: Bella Biforma Cattolica in generale (343-

354) — Michélaìigélo Buonarrotti (355-360) — Vittoria Colonna

(361-390) — Beginalclo Polo (391-394).

DELLA EIFORMA CATTOLICA IN GENERALE.

343. Consilium delectorum Cardinalium et aliorum Praelato-

rum de emendanda Ecclesia 8. D. N. D. Paulo III ipso

juhente conscriptum et exhibitum A. 1538. Accesit aequi-

tatis discussio super Consilio Delectorum Cardinalium...,

ad tollendam per Generale Concilium inter Germanos in

religione discordiam. Roma, A. Biado, 1538.

Questo « Consilium » uon è da scambiarsi con l'apo-

crifa satira vergeiiana intitolata: « Consilium quo-

rundam episcoporum Bononiae congregatorum, quod

de ratione stabiliendae liomanae Ecclesiae Julia III

pont. max. datum est anno 1553 ». Cfr. Em. Coniba:

<i Un Consiglio apocrifo », in Riv. Cristiana, pp. 3(58

ss. Anno 1831. — 11 gesuita Pallavicino si mostrò

contrario al » Consilium delectorum Cardinalium »

perchè gli aveva tutta l'aria d'una conferma uttlciale

di (luanto gli eretici e i riformisti rinfacciavano

alla S. Sede. Ed in realtà fu così. Sturm lo pubblicò

in latino e Lutero in tedesco. Ciò deternùnò Paolo IV
— quell'ex card. Caraffa ch'era stato autore princi-

pale del medesimo — a metterlo addirittura nel-

l'Iìidicc de' libri proibiti. •
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344. Bianconi A., L'opera delle Compagnie del « Dìvììm Anwre »

nella Eiforina Cattolica. Città di Castello, Lapi, 1914.

345. Capitoli della Confraternita del Divino Amore. [Esiste in

Bibl. Universitaria di Genova, Codice B. I., 39].

346. Ventura G,, Sulle influenze dello zelo di 8. Gaetano Thiene

nella universale rinnovazione religiosa del secolo XVI.

Napoli, 1824.

347. De Maulde de la Clavière R., S. Gaetano da Thiene e

la Riforma Cattolica italiana (1480-1527). Eoma, Des-

clée, 1911.

348. Kerker, Sulla Biforma ecclesiastica in Italia immediata-

mente prima del Conc. Tridentino (Tedesco), In « Theol.

Quartale ». Tubinga, 1859.

349. Cartwright, The progress of the Catholic Beform in Italy,

in « Edimb. Rev. », 1861.

350. Maueenbrecher G., Geschischte der Katholischen Bejor-

mation. Nòrdlingen, 1880. Voi. 2.

351. DiTTRiCH F., Sussidio per mia storia della Biforma Catto-

lica, nel primo terzo del secolo XVI, in « Histor. Jahr. »

(Monaco), V, 1884.

352. Ehses Sth., Intorno alVopera di Biforma ecclesiastica di

Paolo III (tedesco), in « Histor. Jahrb. » (Monaco),

XXIX, 1908.

353. De La Tour Imb., Le mouvement réformiste dans le catho-

licisme avant Luther, in « Le Correspond. » (Paris), pp.

13-40, 1908.

354a. Ancel D. E., L'activité réforniatrice de Paul IV. Le

choix des Cardinaux, in « Rev. quest. histor. », 86,

1909.

354&. Cardauns L., Zur Geschichte der Kirchlichen Unions

und Beformbestre bungen von 1538-1542. Rom, Loes-

cher, 1910 (Pubblicazione dell'Istituto Storico Prussiano

di Roma).
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MICHELANGELO BUONAREOTTI (1474-1564;.

355. Clémknt Cu., Michel-Ange... avec une elude surTart en

Italie, ecc. Paris, Lévy, 1861.

Pag. 137 vi si parla della sua segreta partecipazione

alle dottriue della Riforma.

356. WiTTE C, Studio sulle poesie di Michelangelo e sulla par-

tecipazione di lui al movimento riformatore ortodosso, in

« Romanische Studien di E. Bòhmer ». Fase. I, Halle, 1871.

357. Springer A., Michelangelo in Bom, 1508-1512. Leipzig.1875.

358. ROMAiN RoLLAND, Vie de Michel-Ange. Paris, Hacliette,

1906.

359. ScHURÉ E., Michel-Ange et Vittoria Colonna, in « Rev.

des Rev. », 1912.

360. Farinelli Ar., Michelangelo, la Chiesa e la Bibbia, in

Bilyclinis. Voi. X, 5-6, pp. 284-288.

VITTORIA COLONNA (1490-1547).

361. D'Alencourt Vicomtesse, Etudes sur trois femìnes cele-

bres dii seizième siede. Paris, 1853.

362. VOLPICELLA SciP., Vita di V. Colonna scritta da Filonico

Alicarnasseo, in «Museo scienz. e letterat. », 1854.

363. Deumier Lefèbvre J., Vittoria Colonna. Paris, 1856.

364. BiANCiARDi St., V. Colonna. Firenze, Bencini, 1856.

365. BusTELLi G., La vita e la fama di V. Colonna, in « Riv.

Bolog. », I, 1867.

366. Wackerhagen E., Vittoria Colonna. Halle, 1861.

367. Ciampi G., Cronache e Statuti della città di Viterbo. Bicordi

di casa Sacchi. Firenze, 1872.

PP. 473 segg. si parla dei celebri ritrovi spirituali

di Viterbo.

368. Lannau Rollano, Michel-Ange et V. Colonna. Paris, 1863.

369. Benrath K., Vittoria Colonna e la Biforma, in « Riv.

Crist. », Febbr. 1876.
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370. Campori G., Vittoria Colonna. Modena, 1878.

371. Luzio A., Vittoria Colonna, in « Riv. Stor. Mantovana»,

anno I, fase. 1-2.

372. BONNET J., V. Colonna à la Cour de Ferrara, 1537-1538,

in « BuU. Soe. Hist. Prot. Frane?. », pp. 207-219, May, 1881

373. Masi 'EjK., Studi e ritraili. Bologna, 1881.

Parlasi delle idee leiiglosu di V. Colonna.

374. Hauck, Vittoria Colonna. Heilderberg, 1882.

375. Benrath K., F. Colonna, in «Allg. Zeitung», Genn.

1882.

376. (^^lORGETTi A., Vittoria Colonna e la sua fede. Osservazioni

del prof. Benrath e replica del barone A. Beumont, in

«Arcli. Stor. Ita!.», Serie IV, tomo X, 1882.

377. Wilson H. S., V. Colonna, in « The ninet. Centurj' », 2, 1885.

378. Fontana B., Nuovi documenti vaticani intorno a V. Co-

lonna, in Arch. R. Soc. Rom. St. Patria, Voi. X, 1887.

379. MoRPURGO A., Vittoria Colonna. Cecini storici e letterari.

Trieste, Caprin, 1888.

380. Renier R., V. Colonna, in « Gioru. Stor. Lett. Ital. »,

Tomo XIII.

Di codesto lavoro fa ijran conto L. Pastor nella

« Storia dei Papi ».

381. Colonna V., Carteggio {Ferrerò- Miiller). Torino, Loes-

cher, 1889.

382. Reumont a.. Di Vittoria Colonna. A proposito dell'ope-

retta « Vittoria Colonna », par J. Lefèbvre Deumier, in

Arch. Stor. Ital., s. 2, Voi. V.

383. Id. Id., V. Colonna. Vita, fede e poesia nel secolo XVI.

Torino, Loescher, 1892.

384. RoDOCANACHi E., V. Colonna et la Béforme en Italie. Ver-

sailles, 1892.

385. Amante Br., La tomba di V. Colonna. Bologna, Zani-

chelli, 1896.



— 47 —

386. Mauld Jeerold F., Vittoria Colonna. With some account

of her Friends and her Times. London. Dent, 1906.

387. Muntz E., Victoria Colonna, in Rev. deux Mond., 37, 1901.

388. Tacchi-Venturi, Vittoria Colonna fautrice della Eiforma

Cattolica secondo alcune sue lettere inedite. Roma, Poli-

glotta, 1901.

389. Cadorna C, I ritrovi spirituali di Viterbo nel 1541, in

«Bilychnis» (Roma), pp. 196-200, 1919.

390. Croce B., Il corpo di V. Colonna, in « Curios. Storiche »,

pp. 51-57. Napoli, Ricciardi, 1919.

REGINALDO POLO (1500-1558).

391. Beccadelli L., Vita del card. E. Poh.

392. Kerker, Eeginald Fole. Ein Lébenshild, in « Samml. hist.

Bild. », II, VII. Fribourg, 1874.

393. Lee F. G., Eeginald Fole. London, 1888.

394a. Gasquet Card., A liistory of the venerable English College,

Eome. London, Longmans, 1920.

3946. Polo R., Epistolae Eeginaldi Poli, Brixiae, Quirini,

1714-1757.



Capitolo VII.

LA EIFOEMA EVANGELICA ITALIANA
IN UNO SGUAEDO D'INSIEME.

S03IMABI0: Saggio di hihliografia generale della storia

della Riforma evangelica in Italia nel secolo XVI (395-441).

395a. Caracciolo A,, Oompendium Inquisitorum, o anche: Com-

^yendiuìti haeretieorum.

Da non confondersi colla famosa « Informatione del

card, di Chieti a Clemcute VII ». 11 " Compendiuvi » è nu

mss. originale che si <!0"^?erva al Britihh Mueetim di

Loudra e nella Bibliote<'a Casanateu*e di Roma. Fu
pubblicato nella « Riv. Cri-t. ". Firenze, Aprile 187fi.

A'itore del Compendio fu fra Antonio Caracciolo,

biografo di papa Paolo TV, restauratore dell'Inqui-

sizione. l'"u ritrovato da L. Ranke, nel mss. del

Caracciolo: «Vita di Paolo IV».

395&. Vescovo Teatino, Informatione mandata a papa Cle-

mente dal vescovo Teatino, in «Riv. Crist. », pp. 281 ss.

Anno 1878.

396. Ammirato Se, Oratione intorno il pacificare la Cristianità.

Firenze, Giunti, 1594.

397. Bernino D., Eistoria di tutte Vheresie. Venezia, Baglioni,

Tomi 4, 1711.

Pel Vergerlo, Moron'3, Ochiuo, Polo, ecc., cfr. tomo

IV; Questo Bernino è il figlio del celebre Bernini, lo

scultore barocco del S. Pietro in Roma.
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398. Verheiden J., Jacobì Verheidenii Hage-Comitis imagines

et praestantium aliquot teologorum ab iisdem editorum,

opera Ulrici Scholtzii. Hagae-comitum, 1725.

Preziosa anche per l'iconografia dei Riformatori
italiani.

399. ScHELHORN Grio.-G., Amoenitates Jiistoriae ecelesiasticae et

litter. Ulma, 1724-31, 4 tomi in 2 V. in-8.

400. Gerdes D., Specimen Italiae reformatae, sive observata

quaedam ad historiani renati in Italia tempore reformatio'

nis evangelii, una cum syllabo reformatorum italorum.

Lugduni Batavorum apud J. Le Maire, 1765.

401. Mac Crie Th., History of the progress and suppression o/

the Beformation in Italy in the 16*^ century; including

a sketch of the history of the Beformation in the Grisons.

Edimbourg, 1827.

Fu tradotta in tedesco nel 1829 (Lipsia); in francese

nel 1834 e in italiano nel 1858 quando fu pubblicato

a Genova dallo Stabilimento Tipogr. Lodovico La-
vagnino.

402. Leopold M. e. F., Sulle cause della Biforma e della sua

decadenza in Italia nel secolo XVI. (Tedesco). In « Gior.

Teol. Stor. », Lipsia, Voi. XIII, 1843.

403. Biedenfeld v. Fe:rd., Boni und die Beformation in Ita-

lien, Jena, 1846.

Traduzione dell'opera precedente del Mac Crie, senza

però menzionare il nome del Mac Crie. È detto sol-

tanto che l'opera ò tradotta dall'inglese.

404. Ltsen Fl., Du mouvement general des esprits au XVII

siede: ou la Béforme... appréciée dans les résuUats... par'

ticulièrement en Italie, ecc. Anvers, 1855.

405. Erdmann D., Die Beformation und ihre Martyrer in Ita-

lien. Berlin, 1855. Schuitze.

406. ScHADE 0., Satire e pasquinate del tempo della Biforma

(Tedesco). Hannover. 1856.
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407. La Eiforma in Italia nel secolo XYI. Torino, Tip. del-

l'Unione, 1857.

utilizzazione dell 'opera del Mac Crie senza citarlo.

408. Laemmer Hugo, Monumenta Vaticana historiam eccle-

siasticam saeculi XVIillustrantia. Friburgo, Herder, 1681.

409. De Leva G., Storia documentata di Carlo V in correlazione

all'Italia. Venezia, Naratovich, Voi. 5, 1863-94.

410. Movimenti riformatori in Italia: I. Nel passato — II. Nel

presente (Tedesco). In « Magazin f. die Literatur des

Auslands », 1863, n. 32-33.

411. Cantù C, Gli Eretici d'Italia. VoU. 3. Torino, Un. Tip.

Ed., 1865-67.

412. Anderson J., Les femmes de la Béformation (Suisse,

France, Italie). Paris, 1867.

413. I Rijormatori Italiani nel secolo XVI. Firenze, Claud., 1870.

È lavoro del comni. Giac. Scelsi, ex commissario

garibaldino a Cefalù, morto a Roma nel ]902.

414. Fiorentino F., La Biforrrui religiosa giudicata dal Cam-

panella secondo tm manoscriito inedito, in « Giorn. nap.

fil. lett. scienze». I. 1875.

415. Masi Ern., Storia della Eiforma in Italia nel secolo XVI.
Bologna, Zanichelli, 1876.

416. Malmignati, Il movimento religioso in Italia nel secolo

XVI, in « Kiv. Europea », Numero 16, Maggio, 1877.

417. Stoughton J., Footprints of Italian Eeformers. Lon-

don, 1881.

Tradotto iu francese nel 1883 da C. Monod e da L.

Bost.

418. Balan P., Monumenta Eeformationis Lutheranae ex tabu-

lariis secretioribus S. Sedis, 1521-1525. Katisbona, Pu-

stet, 1884.

419. De Meaux V.te, Le protestantisme, la papanté et la poli-

tique fran^aise en Italie au XVI siede, in « Le Corresp. »,

N. 10, 1884.
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420. DiTTKiCH, Comba: Storia della Eiforma in Italia, in

« Histor. Jahrb. », 1885.

421. Beyschlag, Die Beforniation in Italien, in « Deutsc.

Evangel. Blàtt », N. 1, 1885.

422. Cavallini F., Degli effetti civili e politici della Bijorma

religiosa nel sec. XVI. Jesi, Rocclietti, 1887.

423. Richard C, Notizie storiche sulla Bijorma religiosa in

Italia. Cividale, Fulvio, 1889.

424. Felici G. S., Le origini e le cause della Bijorma secondo

F. Campanella. Roma, 1897, 8.

425. Masi Ern., La Bijorma in Italia, in « Vita It. nel 500 ».

Milano, Treves, 1897.

426. Zendrini P., Le comunità protestanti italiane nel Cinque-

cento, in « Emporium » (Bergamo), pp. 267-279, illu-

strato. Ottobre, 1897.

427. Rosi M., La Bijorma religiosa e Vltalia nel secolo XVI.
Catania, tip. Martinez, 1892.

428. Bekrath K., Italia: movimenti rijormatori nel secolo XVI,
in Herzog, Realencyclopadie, IX, 524-542 (Tedesco).

429. Id. Id., Storia della Bijorma in Italia, in « Zeitsoh, f. Kir-

ohengeschiclite», I (Tedesco).

430. Cantù C, Carlo V e la Bijorma in Italia, in Arcli. St.

Lomb., anno II.

431. Long P., La Béjorme en Italie, in « Encyclopédie » di F.

Lichtenberg, pp. 73-107. Paris, Fischbacber.

432. PiccOLOMiNi P., La Bivoluzione protestante, in « Conf. e

Prolusioni », anno III, n. 6.

433. Jahier D., Un ostacolo alla Bijorma in Italia nel sec.

XVI, in «La Cultura», II, 29.

434. Battistella A., Alcuni appunti sull'eresia in Italia nel

secolo XVI, in «Ritagli e Scampoli», p. 135 segg. Vo-

ghera, Gatti, 1890.
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435. RuFFiNi F., La libertà religiosa. Voi. I: Storia délVidea.

Torino, Bocca, 1901.

436. Walsche e. H., Under the Inquisition, Story of the Ee-

formation in lialy. London, Rei. Tracts Soc, 1904.

437. RosTAGNO G., Il fallimento della Riforma in Italia nel

secolo XVI: brevi considerazioni, in « Riv. Crist. », pp.

310-325, 1908.

438. Hare Chr,, 3Ien and loomen of the italian Eeformation.

London, Stanley, 1915.

439. Paladino G., Opuscoli e lettere di Biformatori Italiani

del Cinquecento. Bari, Laterza, 1914.

440. Di Silvestri-Falconieri Fr., Donne protestanti italiane

nobili del secolo XVI, in «L'Evangelista» (Roma),

Nov.-Dic. 1916.

441. Id. Id., La nobiltà d'Italia ed il Protestanì,tesimo, in « L'Evan-

gelista », 7-14 Giugno 1917.



Capitolo Vili.

STORIA DEI VALDESI:
DALLA RIFOEMA AL RIMPATRIO.

SOMMARIO: Gli storici dei Valdesi (442-470) — Periodi

e fatti particolari della Storia Valdese (471-483) — Il (( glorioso

Rimpatrio » dei Valdesi (484-490).

GLI STORICI DEI VALDESI.

442. Lentulo Se, Historia delle grandi e crudeli persecutioni

fatte ai tempi nostri in Provenza, Calabria e Piemonte

contro il popolo che chiamano Valdese, e delle gran cose

operate dal Signore in loro aiuto e favore — raccolta fedel-

mente da Scipione Lentolo, Napoletano, il tempo ch'egli

era miìiistro della Parola di Dio nelle Valli d'Angrogna,

Lucerna, Bobio, Peroscia e S. Martino {in Piemonte-,

1559-1566.

È la più antica storia valdese. Si conserva manoscritta

in l^" grande, di 363 fogli, nella Biblioteca di Berna,

codice 716. Quivi fu copiata ed edita da Teofilo Gay
con Prefazione e Appendice, in Torre Pellice, Tip.

Alpina, 1906.

443. MiOLO Gir., Historia breve e vera degli affari dei Valdesi,

in «Bull. Soc. hist. Vaud. », pp. 93-110, n. 17, 1899.

Pubblicata ed annotata da G. Jalla.
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444. Gilles P., Histoire ecdésiasiique des églises réformées re-

cueillies en quelques Valìées de Piémont et circonvoisines,

autrefois appelées vaudoises, 1160-1643. Genève, 1644.

Fu ristampata a Pinernlo nel 1881 da P. Lantaret.

Cfr. pure A. Muston: » Note sur l'origine dei? deus
preuiiòres histoires des Vaudois », in Bull. Soc. Hist.

Vaud., n. 1, mai 188i. Torre Pcllice.

445. LÉGER J., Histoire generale des églises évangéliques des

vaUées du Piémont ou Vaudoises. Leyde, Le Carpentier,

1669.

Cfr. per la medesima, il mss. nella Bibl. K. di Torino.

Tomo 196, n. 13489 — intitolato: « Hi!^toi^e véri-

table des Vaudois « (Retutation de l'histoire Je Léjrer).

446. Allix P., Some remarks upon the ecclesiastical history of

the ancient Churches of Piedmont. Oxford, 1821.

447. MoNASTiER Ant., Risioire et Supplément à Vhistoire de

VEglise Vaudoise. Tolosa 1847-1850.

448. Bert Am., I Valdesi ossia i Cristiani Cattolici secondo la

Chiesa inimitiva abitanti le così dette Valli di Piemonte.

Cenni storici. Torino, 1849. 16.

449. Bender, Geschichte der Waldenser. Ulm, 1850.

450. Muston Al., L'Israel des Alpes: histoire des Vaudois du

Piémont. 4 Voi. Paris, Ducloux, 1851.

451. Hudry-Menos, L'Israel des Alpes, in « Rev. Deux Mou-

des», 1867-69.

452. Preger, Beitrage zur Geschichte der Waldesier. Munchen,

1875.

453. CoMBA Em., History of the Waldenses of Italy. London, 1889.

454. Id. Id., storia dei Valdesi. Firenze, Claudiana, 1893.

455. Id. Id., Histoire des Vaudois. Paris, Florence, 1898.

Con carte geografiche ed illustrazioni.

456. Jalla J., Compendio di Storia Valdese. Firenze, Claud., 1902.

457. Id. Id., Histoire des Vaudois des Alpes et de leurs colonies.

Torre Pellice, Besson, 1904. (Illustrato).



— 55 —

458. PONS Amilda A., Pascha latinae lihertatis. Tableaux dra-

matiques de Vhistoire des Vaiidois du Piéìnont. Valence,

Ducros, 1905.

459. Gay Th., Histoire des Vaudois, refaite d''après les plus

re'centes recherches. Florence, Claud., 1912.

460. Jalla J., Una nuova storia dei Valdesi, in « Riv. Crist. »,

Novembre 1912.

Bibliografìa cronologica della Storia Valdese.

461. Raccolta degli Editti et altre Provisioni délVAltezze Beali

delli Serenissimi Duchi di Savoia, sopra gli occorrenti

delle Valli di Luserna, Perosa e S. Martino. Torino, 1678.

462. COMBA Em., La Confessione di Fede della Chiesa Valdese,

ristampata secondo la lezione pubblicata Vanno 1662 con

bibliche referenze, preceduta da una lettera di Antonio

Legero, professore a Ginevra, e seguita dal simbolo Aposto-

lico. Firenze, Claudiana, 1883.

463. Jalla J., Les pasteurs des Vallées depuis Vinstitution du

culle public jusqu'à nos jours, 1555-1892. Torre Pellice,

Besson, 1892. (Con tavole cronologiche).

464. Id. Id., Notice historiqiie sur le 8. Ministère et sur Vorga-

nisation ecclésiastique des églises vaudoises, in « Bull.

Soc. hist. Vaud. », nn. 14-16, 1897-1898.

465. Id. Id., I Sinodi Valdesi, in « Riv. Crist. », anno XXVII,

p. 361 segg. (Agosto), 1910.

466. Id. Id., Synodes Vaudois de la Béformation à Vexil, 1536-

1686. In «BuU. Soc. liist. Vaud.», N. 20-28, 1903-1911.

467. Id. Id., Légendes des Vallées Vaudoises, Torre PeUice,

Coisson, 1911.

468. Id. Id., Correspondance ecclésiastique vaudoise du seizième

siede, in « Bull. Soc. hist.Vaud. » (Torre PeUice), n. 23, 1914.

469. Cogito F., Le guerre valdesi. Cenni storici. Roma, 1891.

470. Tradigo e., Le Alpi e le guerre di religione in Italia, in

« Italia mil. e maritt. », nn. 4-6, 1908.
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PERIODI E FATTI PARTICOLARI

DELLA STORIA VALDESE.

471. COMBA Em., Il Sinodo di Chanforan e le sue conclusioni

in « Riv. Crist. », pp. 265 ss. Anno 1876.

Pubblicazione d'un prezioso ms. di Dublino (Tri-

nity College).

Per l'adesione de' Valdesi alla Riforma europea, cfr.

pure « Memorie » del barba valdese Maurel. Mss. di

Dublino, n. 2, p. 57.

Pel carteggio del jnedesimo barba .^laurei, nelle

trattative per tale adesione, intavolate con i Rifor-

matori Ecolampadio e Bucero, cfr. pp. 295-315,

l'opera dello Schultetus: « Annalinm evangelii per

Europam XV saeculo renovati ». Heidelberg, 1629.

472. BouRQUELOT F., Les Vaudois du XVI siede. Paris.

473. Jalla J., Les Vallées au temps de la Béforìnation, 1571-

1536. Torre Pellice, Coisson, 1907.

474. Id. Id., Les Vallées 'pendant la domination jrangaise. Torre

Pellice, 1908.

475. Imbert C, Le Valli Valdesi durante l<i prima dominazione

francese. Milano, tip. Agraria, 1908.

476. Pascal Arturo, I Valdesi e il Parlamento francese a

Torino. Pinerolo, 1912.

477. RoMiER L., Les Vaudois et le Parlement fran^ais de Turin,

in « Mélang. arcliéol. et hist. ». Rome, Ecole Frangaise,

Volume 30, 1910.

478. RivoiRE P., Documenti relativi alla persecuzione del 1560-

61. 1893.

479. Jalla J., Premières persécutions sous le règne d'Emmanuel

PMUbert (1560). Torre Pellice, Coisson, 1912.

Per quest'epoca dolorosa, cfr. « La conversione di

40 heretici con due loro principali ministri », 1G6I.

480. Malan Th. D., Les Pàques Piémontaises {massacres de

1655). Supplément à la revue frangaise, février 1892.
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481. Saincte palinodie, ou repentance des prisonniers des Egli-

ses Eeformées du Piémont, lesquéls par infermité avoient

fait ahjuration. 1656.

482. Pascal Ae., Le ambascerie dei Cantoni e dei Principi

protestanti in favore dei Valdesi, in « Boll. Stor.-bibliogr.

Subalp. », anno XVIII.

483. Id Id., Documenti sulle ambascerie in favore dei Valdesi,

in «Boll. Stor. -bibliografico Subalp.», anno XIX.

IL «GLORIOSO RIMPATRIO» DEI VALDESI (1689).

484. Arnaud Enr., La glorieuse rentrée des Vaudois. MDCCX.
Cassel.

L'autore di questa narrazione della quale fu pars

magna, la oonipilò, oltre che sulle pue dirette impres-

sioni vissute, sul giornale della spedizione di P.

Renaudin, sulie Memorie di Fr. Huc, ufficiale della

spedizione stessa, e su una relazione dell'attacco della

Balziglia, pubblicata nel l(i90 all'Aja. La Biblioteca

R. di BerUuo conserva parte del lus. di Arnaud, ri-

trovato nel 1782 a Gross Villar. L'opera fu ristam-

pata nel 1845 e nel 1880 e venne anche tradotta in

tedesco, inglese ed olandese. Napoleone che la lesse

espresse al Moderatore valdese Peyran la sua ammi-
razione per tanti eroismi ivi narrati.

485. Gay Teof., Il rimpatrio dei Valdesi. Episodio di storia

patria narrato agli italiani. Firenze, Loescher, 1879. 8.

486. Effemeridi 1689. (Pel bicentenario del Glorioso Ritorno

dei Valdesi.) Pinerolo, 1888.

487. Appia G., L'exil et la rentrée. Paris, 1889.

488. Id Id., 8cènes illustrées de la Rentrée. Paris, 1889.

489. Bulletin du Bicentenaire de la Glorieuse Rentrée, 1689-1889.

Torino, Un. Tip. Edit., 1889.

Bibliografloamente prezioso per il « Catalogne des

Manuscrits et les Livres relatifs à la Glorieuse

Rentrée ».

490. Meille P. e. e G., La glorieuse rentrée de Sibaud à Bai-

siile. 1889.
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491. IMeille Enr., Discours prononcé à Prangins le IQ aoét

1889. Turili, 1889.

492. Ferrerò D., Il Bimpatrio dei Valdesi e i suoi cooperatori.

Torino, 1889.

493. VuLLiET A., La glorieuse rentrée des Vaudois du Piémont

dans leurs Vallées. 1689. Lausanne, 1889.

494. FiLATETE Ern., Cenni bibliografici relativi al Bimpatrio

de' Valdesi, in Arch. Stor. Ital., S. V, voi. V, 1890.

495. Cramer L., La Glorieuse Bentrée racontée par les agents de

Louis XIV en Suisse et à Genève, in « Bull. Soc. hist.

Vaud. », n. 32, 1914.

496. Urbanus, I Valdesi causa di lotta fra Vaticano e Corte di

Savoia. 1694. i^irenze, Claudiana.



Capitolo IX.

STORIA E VICENDE DELLA RIFOEMA
NEI VARI STATI ITALIANI (SEC. XVI).

SOMMARIO: Stati della Casa di Savoia (497-539) — Re-

pubblica di Genova (540-546) — Ducato di Milano (547-559) —
Possedimenti Svizzeri, SpagnuoU e Grigioni nelVAlta Italia (560-

583) — Repubblica di Venezia (584-648) — Ducato di Mantova

(649-654) — Ducato di Ferrara e Modena (655-669) — Ducato

di Parma e Piacenza (670-676) — Ducato di Massa e Carrara

(677) — Stato di Lucca (678-690) — Ducato e granducato di

Toscana (691-708) — Stati Pontifici^{10^-122) — Ducato di

Urbino (723) — Regno delle Due Sicilie (724-764) — Sardegna

(765) — Isola di Malta (766-767).

STATI DELLA CASA DI SAVOIA.

497. Apologia delle Chiese Riformate del Piemonte, circa la loro

Confessione di fede e la continua successione di esse tanto

nei natii del paese quanto nei Valdesi, contra le gavilla-

tioni e calunnie del priore Marco Aurelio Rorengo di

Lucerna, in Geneva, appresso Francesco Bonvard, anno

1662.

Conservasi uella collezione Giucciardiniana di Fi-

renze, ma tronca in due luoghi, e, integrai niente^

nella Biblioteca dell'Università di Torino.

498. BoGGio P. C, La Chiesa e lo Stato in Piemonte. Torino,

Franco, 1854.
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499. Gabotto Ferd., Boghi e vendette: contributo alla storia della

dissidenza religiosa in Piemonte, prima della Biforme.

Pinerolo, tip. Sociale, 1898.

500. Jalla G., Il Parlamento francese e la Biforma in Piemonte.

Firenze, Claudiana, 1912,

501. Pascal A., La Società e la Chiesa in Piemonte nel secolo

XVI... nei loro rapporti colla Biforma. Pinerolo, 1912.

502. Jalla G., Storia della Biforma in Piemonte, fino alla morte

di Emmanuele Filiberto, 1517-1580. {Fuori delle Valli

Valdesi). Firenze, Claudiana, 1914 (Illustrata).

Oltre alle siiindicate opere d'indole generale, cfr.

pure l'Archìvio di Stato di Torino: IMaterie Eccle-

siasticlie ed Eretici, e gli Archivi della Tavola Val-

dese in Torre Pellice.

LOCALITÀ VARIE DEL PIEMONTE.

503. (Angrogna). Bonnet St., Les temples d'Angrogne. Essai

historique. Pignerol, Chiantore, 1882. (Ediz. illustrata:

Torre Pellice, 1896).

504. (Aosta). Due E. P., La Croix-de-Ville, monument de la

fiiite de Calvin. Aoste, Impr. Cathol., 1902.

505a. (Briga). De Giovanni P., Gli eretici di Tenda, Briga e

Sospello nei secoli XV e XVI. Firenze, 1881.

5056. (Carmagnola). Pascal Arturo, Valdesi cattolicizzati a

Carmagnola (1689-1690), in «Bull. Soc. hist. Vaud. »,

N. 41, pp. 23-39 {documenti). Mai 1920.

506a. (Cuneo). Manuel di s. Giov., Una pagina inedita della

storia di Cuneo al sec. XVI. Torino.

506&. (Ibib.) BOFFITO, Gli Eritici di Cuneo.

507. (Ibid.) Pascal A., Storia della Biforma protestante a Cuneo

nel secolo XVI. Pinerolo, tip. Sociale, 1913.

508. (Drenerò) Manuel di s. Giov., Memorie storiche di Dre-

nerò e della Valle di Maira. Torino, 1868.
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509. (Luserna S. Giovanni) Bernardi Jac, Torre di Luserna

e i Valdesi. Civelli, Milano, 1854.

510. (Ibid. Id.) RivoiRE P., Storia dei Signori di Luserna, in

«Bull. Soc. Mst. Vaud. », pp. 25 ss., N. 14.

511. (Ibid. Id.) Jalla J., Le Chabas, les autres temples de

VEglise de S. Jean et les pasteurs qui Vont desservie. Not.

Mst. Torre PeUice, tip. Alpina, 1895.

512. (Ibid. Id.) Gat Teof., Temples et pasteurs de Véglise vau-

doise de S. Jean, de 1555 à 1905. (IH. con 43 Ulustr.).

Torino, Un. Tip. Ed., 1905.

513. (Monforte-Cuneo). Milano E., Gli Eretici di Monjorte in

« Il Piemonte», foglio st. lett. e ar. (Saluzzo), N. 38, 1904.

514. (Perosa Argentina) Godino E., Brevi cenni storici su Fé-

rosa Argentina. Pinerolo, 1882.

515. (Pinerolo). Caffaro P., Storia della Chiesa Pinerolese.

51G. (Ibid.) Parander G. G., Les Vaudois à Pignerol. Pine-

rolo, 1860.

Scritto per l'occasione dell'apertura della Chiesa

Valdese di rìnerolo, il 29 Giugno 1860.

517. (Ibid.) Id. Id., Due parole a coloro die visitano il tempio

di Pinerolo. Pinerolo, 1850.

518. (Ibid.) Bernardi Jac, Ospizio de'' Catecumeni in Pine-

rolo: cenni storici e regolamento. Pinerolo, Chiantore, 1864.

519. (Ibid.) Lazzarini C. F., Pinerolo e la sua strada ferrata,

con breve storia dei Valdesi. Firenze, 1877.

520. (Ibid.) Carrutti Dom., Storia della città di Pinerolo. Pi-

nerolo, Cliiantore-Mascarelli, 1897.

521. (Ibid.) Id. Id., La Crociata Valdese del 1488 e la maschera

di ferro, con alcune appendici alla storia di Pinerolo-, Pi-

nerolo, 1894.

522. (Ibid.) Chialvo G., Una sentenza [a Pinerolo] per eresia,

apostasia e magia, in « Boll. stor. bibl. subalp. », pp. 63-

70, 1908.
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523. (Pinerolo) CaffaroP., Famiglie pinerolesi. Pinerolo, 1909.

524. (Ibid.). Pascal Ar., Valdesi ed Ugonotti a Pinerolo sul

principio del 1595, in «Bull. Soc. Mst. Vaud. », N. 34, 1915.

Per la lliforina a Pinerolo, oltre i sniudiitati cfr. pure

Archivio Vescovile di Pinerolo e Archivio di Stato

di Torino — Provincia di Pinerolo — Mazzo 10. —
Notta delle provisionl fatte intorno a quelli della

R(e)igione) Pfretesa] R[iforniata].

525. (Pragelato). Rivoire P., Belèvement momentané et extinc-

tion des Eglises Vaudoises dans la Val Fragela. 1893.

526a. (Ibid.) Tron Em., La strage di Pragelato, in «Bull. Soc.

List. Vaud. », 1903.

526&. (Ibid.) Jaxla Attilio, In Pragelato. Firenze, Clau-

diana, 1910.

527. (Praly) Meille P. E. G., La Glorieuse Rentrée de Pran-

gins à Praly. 1888.

528. (Saluzzo) Eorengo M. A., Meritorie Mstoriche delV in-

troduttione delVheresie nelle Valli di Lucerna, Marchesato

di Saluzzo et altre di Piemonte, Torino, 1649.

529. (Ibid.) MusTON Al., Le lys d'Israel àbattus par Vorage.

Histoire de Vétablissement, des progrès et de Vextinction

violente des églises vaudoises et réformées dans la province

de Saluces et dans la plaine du Piémont. Paris, 1850.

530. (Savigliano) Turgetti, Storia di Savigliano.

531. (SospeUo) [Cfr. Briga], n. 505.

532. (Tenda) [Ut supra], n. 505.

533. (Torino) Weiss N., Un martyr inconnu à Turin, 26 octo-

bre 1698, in « Bull. Soc. List. Vaud. », n. 8, Màggio 1891.

534. (Torre Pellice) Jalla J., Cenni storici su Torre Pellice.

Torre Pellice, tip. Alpina, 1901.

535. (Ibid.) Id Id., Histoire de VEglise de la Tour {en coUab.

avecA. Jahier). Illustrato. Torre Pellice, tip. Alpina, 1902.

536. (Val d'Aosta) Santini U., Il calvinismo in Val d'Aosta

in «Riv. d'Italia», 1920.
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537. (Vigono) Mattalia, Vigone. Torino, Derossi, 1912.

538. (Villanova Solaio) Memorie di Villanova Solaro.

Cronaca mss. che trova;?! ìii Bibliot. Reale (Torino).

Miscellanea Patria, Valdensia, 122. 2.

539. (Villar) PONS B., L'incendio del convento di Villaro. Epi-

sodio della Storia Valdese del sec. XVI. Firenze, Clau-

diana, 1889.

REPUBBLICA DI GENOVA.

540. Vigna R. A., I Vescovi Domenicani liguri, ovvero in Li-

guria. Grenova, Sordomuti, 1887.

541. Desimoni C, Ai regesti delle lettere pontificie riguardanti

la Liguria: nuove giunte e correzioni. Genova, Sordo-

muti, 1889.

542. Rosi M., La Biforma religiosa in Liguria, in « Atti Soc.

Lig. Stor. Patr. », pp. 662 ss. Voi. XXIV.

543. (Genova) Vigna R. A., I Domenicani illustri del Convento

di S. Maria di Castello in Genova. Genova, Lanata, 1886.

544. (Ibid.) Rosi Mich., Contributo alla storia dei rapporti fra

Genova e Vlngliilterra al tempo della Biforma. Roma,

Acc. Lincei, 1898.

545. .(Ibid.) Id. Id., Storia delle reiasioni fra la Bepubblica di

Genova e la Chiesa Bomana. Roma, Salviucci, 1899.

546. (Ibid.) Staglieno M., Tempi passati: aneddoti sul s. Uf-

ficio in Genova nel secolo XVI. Genova, Sordomuti, 1899.

Oltre alle suindicato opere, per la Riforma nella Re-
pubblica di Genova, cfr. R. Archivio di Stato (Ge-

nova). Lettere di Principi (alle varie date), e Lettere

di, oppure, a Cardinali (alle varie date),

DUCATO DI MILANO.

547. Battistella A., Notizie sparse sul SanfOfficio in Lom-

bardia durante i secoli XVI e XVII, in Arch. Stor. Lomb.i

Voi. XXXIII, 1902.
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548. Battistella A., Alcuni documenti sul 8. Officio in Lom-

bardia nei secoli XVI e XVII, in Arcli. Stor. Lomb.,

Voi. XXII, 1895.

549. Fumi L., Inquisizione Romana in Lombardia, in Arch.

Stor. Lomb., pp. 372 ss. Voi. XXXVIII, 1910.

550. (Cremona) Attuale iscrizione ricordante il demolito con-

vento inquisitoriale, in « Italia Evang. », 13 Aprile 1901.

551. (Domodossola) Scaciga Della Silva Fk., Vite di osso-

lani illustri, con un quadro storico delle eresie. Domodos-

sola, Vercellini, 1847.

552. (Milano) Ghinzoni P., Un prodroìno della Riforma in Mi-

lano, in Arcb. Stor. Lomb., pp. 59 ss., 1881.

553. (Ibid.) Verga Ett., Il Municifio di Milano e Vinquisi-

zione di. Spagna, 1536. Milano, Faverio, 1897.

554. (Ibid.) Ada Ecclesiae Mediolanensis a Carolo Archiep.

condita. Milano, 1599.

555. (Ibid.) Eyveau G., La rivoluzione protestante e la prepon-

deranza Spagnuola. Torino, Bocca, 1894.

656. (Ibid.) Rota Ettore, La reazione cattolica a Milano, in

« Boll. Soc. Pavese St. Patr. Pavia », 1905, pp. 461 ss.

557. (Ibid.) Lea H. Ch., The Inquisition in the Spanish Indi-

pendencies: Milan, ecc. New-York, Macmillan, 1908.

558. (Pavia) Rota Ett., Per la storia delVInquisizione a Pavia

nel secolo XVI, in « Boll. Soc. Pav. St. Patr. », pp. 17-

30. Pavia, 1907.

659. (Ibid.) Maiocchi R., Fra Michele Qhisleri, commissario

inquisitore a Pavia », in « Riv. Scient. Stor. », IV, 1.

POSSEDIMENTI SVIZZERI, SPAGNUOLI

E GRIGI ONI NELL'ALTA ITALIA.

560. (Bellinzona) N. N., I Sozzini di Siena a Bellinzona, in

« Boll. Stor. Svizz. Ital. », pp. 41 ss. Bellinzona, 1903.
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561. (Bormio) Romegialli G,, Storia della Valtellina e delle già

contee di Bormio e Chiavenna. Sondrio, Cagnoletta, 1833-

44. Voi. 5.

562. (Chiavenna). Lentulo Se, Della Chiesa di Chiavenna da

notarsi le cose che alla giornata si risolvono, fatta nel 1568.

Mss. nella Biblioteca di Berna. Smarrito però da
qualclie anno.

563. (Como). Cantù C, Storia della città e della diocesi di Como.

Firenze, Le Monnier, 1856.

564. (Ibid.) KiKD C. J., La Biforma protestante nei vescovadi

di Coirà e di Como, esposta secondo i migliori materiali

antichi e moderni. (Tedesco). Coirà, 1858, 8.

565. (Ibid.) HuNGERBÙHLER J. M., La separazione del Ticino,

di Poschiavo e di Brusio dalle diocesi lombarde di Milano

e di Como. Lugano, Veladini, 1861.

566. (Locamo) Hottinger G. En., Historia Eccl, saec. XVI.
Tomo II, pp. 619-620.

C'è una preziosa lettera del riformatore Baidassare

Fontana dì Locarne, del 1 Marzo 1531, con la quale

perora presso le Chiese di Germania la causa della

Riforma in Locamo.

567. (Ibid). De Muralto G., De Persecutione Locarnensi,

1550-55, Oratio, in Tempe Helvetica, pp. 131-202.

568. (Ibid.) Meyer F., La comunità evangelica di Locamo e

Vemigrazione di essa a Zurigo, cogli avvenimenti succes-

sivi. (Ted.). Zurigo, Hobr, Voi. 2, 1836.

Nella Biblioteca comunale di Zurigo, per la storia

di questa comunità di Locamo, cfr. le memorie in

latino scritte da Taddeo Duno (Simmlersche Samni-
lung: collezione aimleriana). E nel Trinity College

di Dublino, cfr. il mss. n. 1149, cartaceo in 4, che
porta: Locarìiensis Persecutio di Daniele Aurelio;

lettere a Locarnesi di Agostino Mainardi e un rag-

guaglio di due riunioni della Chiesa di Locamo. Il

racconto originale di Taddeo Duno venne, del resto,

pubblicato, tradotto in italiano, integralmente, dal

dott. Karl Benrath, col titolo: «Esilio dei Locar-
nesi (Anno 1555). Racconto originale di Taddeo



Duno ». Prima edizione. Fireuze, 1873. Seoouda edi-

zione: Tipografia di Ferd. Richru, Ba>ilett.

569. (Ticino) Liebenau [De] T., I primordi della Biforma

religiosa nel Ticino, Bellinzona, Colombi, 1880.

570. (Valtellina) De Planta Pompeo, Eelation von Pompeo a

Pianta erduldeien. Fodtsclilag, 1621, 4.

571. (Ibid). ParràVICINO Vinc, Massacro di Valtellina nel

1620. Zurigo, 1621.

Ripubblicato da Em. Comba in Fireuze, Claudiana.

1886.

572. (Ibid.) Sprecher For., Historia motiium et belhrum pò-

stremis Ms annis in Ehetia excitatorum. Ginevra, 1629.

673. (Ibid.) Lavizzari P. A., Memorie storielle della Valtel-

lina. Coirà, Pleffer, 1716.

574. (Ibid.) Salis [von] K. W., Frammenti della storia politica

della Valtellina e della Contea di Chiavenna e di Bormio,

tratti da documenti. (Tedesco). Zurigo, 1792.

575. (Ibid.) Burckhardt, Istruzioni pontificie riguardanti la

Valtellina e Ginevra, dell'anno 1621. (Tedesco). In Arch.

per Stor. Svizz., Voi. VI. Zurigo, 1849.

576. (Ibid.) Sprecher [von] J. A., Istruzioni pontificie concer-

nenti la Valtellina del tempo di Gregorio XV. (Tedesco).

In Arch. per Storia Svizz., Voi. XII. Zurigo, 1858.

577. (Ibid.) Odorici Fed., Le streghe di Valtellina e la 8. In-

quisizione, con doc. inediti. Brescia, 1861.

Cfr. Documento III per sosjietti d'eresia.

578. (Ibid.) Eossetti Isid., Decreti e Lettere di S. Carlo Bor-

romeo, emanati in occasione delle sue visite alle Tre Valli.

Bellinzona, Colombi, 1882.

579. (Ibid.) Cantù C, Il sacro Macello di Valtellina. Episodio

della Eiforma religiosa in Italia. Firenze, Mariani, 1852.

580. (Ibid.) Luzzi Giov., La « S. Bartolomeo » della Valtellina.

Firenze, Claudiana, 1885.
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581. (Valtellina) Camenisch C, Carlo Borromeo und die Gegen

reformation in Weltlin. Cliur, 1901.

582. (Ibid.) Hanotaux G., La crise européenne de 1621... Les

affaires de la Valteline, in « Kev. des deux Mond. », I

Gennaio 1902.

582. (Ibid.) SisSA Lue, Storia della Valtellina. Sondrio, La

Provincia, 1920.

REPUBBLICA DI VENEZIA.

584. (Bergamo) Uccelli Ab., L'eresia in Bergamo, in «Scuola

Cattol. ». Anno 1875.

585. (Ibid.) Benrath C, Der Bergamo, in « Zeitschr. f. Kirgen-

gesch. », pp. 624-25, 1877.

Per la Riforma in Bergamo cfr. pure: Mss. Inquisiz.

nello Stato Veneto. Fascicoli 5, esistenti a Udine
nella Collezione Joppi.

586. (Brescia) Zanelli Ag., Gabriele ed Eraclito Oandini ed i

processi d'eresia in Brescia nel sec. XVI, in Ardi. St.

Ita!., pp. 105-117, Anno 1907.

587. (Ibid.) Id. Id., Gandini ed i processi d'eresia in Brescia nel

secolo XVI. Firenze, Galileiana, 1907.

588. (Capodistria) Ferrai L., Gli eretici di Ca/podistria, in

« Studi storici », pp. 174-268. Padova.

589. (Ibid.) ToMMASicir, Famiglie capodistriane del secolo XVI.
1886.

Pei Vergeriani di Capodistria, Fola e Pirano, cfr.

In Archivio di Stato dei Frari, Venezia: Archivio

del S. Offizio. Fil?e n. 2, .s, i, 5.

590. (Cittadella) De Leva G., Degli eretici di Cittadella. Ve-

nezia, Grimaldi e C, 1873.

591. (Ibid). Zanon G. A., Saggi storici su Cittadella nel secolo

XVI. Casteggio, Cerri, 1905.

592. (Cividale). Liruti G. G., Storia del Friuli [In fine del Voi. I

parla dell'eresia a Cividale].
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693. (Crema) Jalla J., L'Inquisizione a Crema, 1622-1630. In

« Riv. Crist. », anno XXX, pp. 27-37, Genn.-Febb. 1913.

594. (Friuli) Battistella A., Alcuni appunti snWEresia in Italia

nel secolo XVI, in « Rit. e Scamp. ». Voghera, Gatti, 1890.

595. (Ibid.) Id. Id., Il S. Ofìzio e la Ridorma religiosa in Friuli.

Udine, Gambierasi, 1895.

Quest'opera del Battistella, ricca di 12 doo. inedili,

fn pre?a in CHame, tra pli jillri, da Maichefi, in Nuovo
Ar^h. Vetìeto, pp 209 213, Tomo II e dalla «Patria

del Friuli », n. 143, del 17 Giugno 1890.

596. (Gardone).

Per l'iinportaute storia di q'.iesta Congregazione,

cfr. Em. Comba. Veuetol'^tria (1S97), pp. 176-179

e 6Ò7-665 e Archivio di Stato di Venezia: S. Uffizio.

Processi 15Ì9-1551. Busta Vili.

597. (Carnia) Elze Th., Die Universitàt Tiibingen u. die Stu-

denten aus Krain. 1877.

598. (Istria) Comba Em., Durante la Biforma. Nel Veneto e

nelVIstria. Firenze, Claud., 1897.

599. (Ibid). Processi di Luteranesimo in Istria in « Atti e Mem.

Soc. Istr. Archeol. Storia Patr. » (Parenzo), 1901-02-03-

04,-05.

600. (Ibid.) Negri P., Note e documenti per la Storia della Bi-

forma in Italia: Venezia e Istria, in « Atti R. Accad.

Scienze di Torino», Voi. XLV. Torino, 1910.

601. (Padova) Papadopoli Com. N., Historia Gimnasii Pata-

vini. Venezia, Coletti, 1726.

602. (Ibid.) FaVARO Ant., Lo Studio di Padova e la Compagnia

di Gesti sul finire del sec. XVI. Venezia, AntoneUi, 1878.

603. (Ibid.) Brugi B., Gli Studenti Tedeschi e la S. Inquisizione

a Padova nella seconda metà del sec. XVI, in « Atti R.

Ist. Ven. Se. Lett. Arti », tomo V, serie VII.

604. (Ibid.) Id. Id., La pubblicazione degli annali della nazione

tedesca nello studio di Padova, in « Atti R. Ist. Ven. Se.

Lett. Arti» (Ut snpra), pp. 1116-1120.
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606. (Padova) Id. Id., Gli scolari dello Studio di Padova nel GiU'

quecento, in « Fanfulla d. Domen. », Roma, 7 Maggio 1905.

607. (Rovigo) Diario mss. di Giov. Francesco Campo (1559-

1570).

Ccjnservato nella Silvestrina di Rovigo. Cfr. pure

nell'Archivio di Stato di Venezia: Relaz. mixte,

voi. II, e. 183.

608. (Ibid.) Battistella A., In « Ritagli e Scampoli », Vo-

ghera, Gatti, 1890.

609. (Ibid.) Dtjrazzo A., I Rettori veneziani a Rovigo. Vene-

zia, 1865.

A pp. 117-118, notizie circa le idee della Riforma

infiltratesi nell'Accademia degli Addormentati.

610. (Slavi) Elze Tn., Pubblicazioni protestanti slovene del se-

colo XVI. (Tedesco). Venezia, 1896.

611. (Tirolo) Gasteigek G. V., I Protestanti della valle dello

Ziller e la loro espulsione dal Tirolo. Merano, 1892. 8°.

(Tedesco).

612. (Trento) Relazione d'un viaggio a Trento di Carlo Borro-

meo, in «Voce Cattol. » (Trento), p. 16, 1884.

613. (Ibid.) Segarizzi Ar., Contributi della storia di fra Dolcino

e degli eretici trentini, ìu Tridentum (Trento), pp. 214-

241; 273-297; 383-399. Anno III, 1900.

614. (Ibid.) ToMMASi L., Il Ginnasio di Trento eretto dal card.

G. Madruzzo al principio del s. XVI. Appunti, in Tri-

dentum, pp. 113-122. Anno V, 1902.

615. (Ibid.) De Giuliani C, Cr. Madruzzo (1512-1542).

Pp. 52-88 in Arcb. Trentino (Trento), 1905.

Cfr. puro Bibl. Civica di Trento. Corrispondenze

Madruciane.

616. (Trieste) Medicus A. H., Descrizione delle feste del III

Centenario della Riforma in Trieste. (Tedesco). Trieste,

1818.

617. (Udine) Battistella A., Riforma in Udine; in «Atti R.

Acc. di Udine », pp. 265-285. Voi. X, 1902-03.
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618. (Udine) Maracco e Bisanti, LUterae {alle varie date) in

Archivio segreto dell'Arciv. d'Udine.

Ci sono qui 100 Biif?te contencuti gli Atti uiss. del

S. Officio diocesano.

619. (Ibid.) Novus Liher Causarum S. Officii Aquilejae.

Sta in Bibl. Civica di Udine. È un Voi. in folio, ni9s.,

di 73 carte con 1000 processi del S. Officio locale,

dall'anno 1551-1647. Fu compilato dal prete Lo-

renzo Gambarini, notaio del tribunale dell'eresìa.

Vi si dovrebbero trovare ancora due altri volunù ,

con uno a due mila processi.

620. (Venezia). Baeeolta degli scritti usciti 'per le stampe di Ve-

nezia, di Eoma e di altri luoghi nella causa delVinterdetto.

Coirà, P. MarceUo, 1607.

621. (Ibid.) MOHNICKE Gr., Tentativi d'introdurre la Eiforraa in

Venezia nel principio del sec. XVII. (Tedesco). In « Mem.

Soc. Ted. » di Konisberg. Voi. II, 1832.

622. (Ibid.) Essai sur la Béformation à Venise de 1518 à 1567.

Strasbourg, Leurante, 1849.

623. (Ibid.) MuTiNELLi F., Storia arcana e aneddotica d'Italia,

raccontata dai veneti ambasciatori. Venezia, Naratovich,

fase. I, Voi. 1.

624. (Ibid.) RoMANiN S., Storia documentata di Venezia. Voi. V,

pp. 330-335 e doc. 546-557. Voi. VI, p. 251, ss. Venezia,

1853-60.

625. (Ibid.) Mentonini G., Episodio della Biforma religiosa in

Venezia. Firenze, Claudiana, 1867.

626. (Ibid.) Camuffi St., Il 8. Officio e Venezia. Gonsideraz.

con documenti e rwte. Firenze, 1871.

627. (Ibid.) Elze Teod., I protestanti inVenezia, in « Riv. Crist. ».

Anno III.

628. (Ibid.) Albanese Fr., L'Inquisiz. religiosa nella Bepub-

blica di Venezia. Venezia, Naratovicb, 1875.

629. (Ibid.) Ceccuetti B., La repubbl. di Venezia e la Corte di

Eoma nei rappoHi della Beligione. Ven., Naratovich, 1874.
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630. (Venezia) Cappelletti G., I Gesuiti e la Eepubblica di Ve-

nezia: documenti diplomatici. Venezia, Grimaldi, 1873.

631. (Ibid.) Bellondi V., I Battisti. Pagine delVInquisiz. Ve-

neta. Koma, Tip. Ghiera, 1881.

632. (Ibid.) CoMBA Em,, Un Sinodo Anabattista a Venezia, in

« Kiv. Crist. ».

Pei doc. cfr. Archivio di Stato di Venezia, Busta IX
dei Processi S. Officio.

633. (Ibid.) Elze Teod., Storia del movimento protestante e della

Comunità evangelica tedesca di Venezia. (Tedesco). Bie-

lefeld, Druck, 1883.

634. (Ibid.) Benrath C, Storia della Riforma in Venezia (Te.

desco). Halle, Niemayer, 1886.

635. (Ibid.) SiMONSFELD Henry, Der Fondaco dei Tedeschi

in Venedig und die Deutsch-Venetianischen Beziehungen.

Stuttgart. Voi. 2. 1887.

636. (Ibid.) Vecchiato Ed., L'Inquisizione sacra a Venezia.

Padova, Randi, 1891.

637. (Ibid.) CoMBA Em., I nostri Protestanti. Durante la Biforma.

Nel Veneto e nell'Istria. Firenze, Claudiana, 1897.

638. (Ibid.) Pilot A., Del protestantesimo a Venezia e delle

poesie religiose di Celio Magno, in « L'Ateneo Veneto »

(Venezia), pp. 199-234, 1909.

639. (Ibid.) Bellondi V., Documenti e aneddoti di storia Vene-

ziana tratti dall'Archivio dei Frari. Firenze, Seeber. 1902.

640. (Ibid.) Andreis G., Cenni storici sulla Chiesa e Parrocchia

di S. Giov. Batt. in Bragora. Venezia, Filippi, 1903.

C'era quivi il carcere della incjuisiz. veneziana. l'er

Venezia cfr. nell'Archivio dei Frari: Atti S. Officio.

641. (Verona). Giberti G. M., Constitutionee. Tit. IV, e. XXVIII.
Del medesimo cfr. Monitiones Generales, n. XIX e

l'Edictum in haereticos del 10 aprile 1530.

642. (Ibid.) Righi A., Eretici a Verona nella seconda metà del

s. XVI, in Nuovo Arcli. Ven. XX. Udine, 1895.
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643. (Vicenza) Cantù C, Italiani Illustri. Bitratti. Milano, Bri-

gola, 1873-74.

Voi. Ili, pp. 274-414 studia i Sooiniaiii a Vicenza e

pp. 449-456 studia G. G. Trissino.

644. (Ibid.) MoKSOLiN B., L'Accademia dei Sociniani in Vicenza.

Venezia, Antonelli, 1879.

645. (Ibid.) N. N., 8. Corona: Chiesa e Convento dei Domenica/ni

in Vicenza. Vicenza, S. Giuseppe, 1886.

Specie il capo III.

646. (Ibid.) MoRSOLiN B., Il Concilio di Vicenza. Episod. della

storia del Concilio di Trento (1537-38). Vicenza, Anto-

nelli, 1889.

647. (Ibid.) Fontana B., Documenti Vatic. contro Veresia in

Italia, in Arcli. Soc. Rom. St. Patr., 1892.

Per Vicenza cfr. Docum. 44, 48, 49, 55, 75.

648. (Ibid.) MoRSOLiN B., G. Giorgio Trissino. Firenze. Le Mon-

nier, 1894.

DUCATO DI MANTOVA.

649. (Mantova) Campana C, Arbore delle famiglie... e princi-

palmente della Gonzaga. Mantova, 1590.

650. (Ibid.) Davari St., Notizie storiche intorno allo Studio

Pubblico e ai 3Iaestri che tennero scuola in Mantova.

Mantova, 1876.

651. (Ibid.) Id. Id., Cenni storici intorno al Tribunale delVIn-

quisizione in Mantova, in Arch. Stor. Lomb. (Milano).

Pp. 547 e 773. Anno VI, 1879.

652. (Ibid.) Cestaro B. Ch., Vita mantovana nel a Baldus n,

con nuove osservazioni sull'arte e la satira del Folengo.

Mondovì, 1919.

Per la Riforma in Mantova cfr. pure: Archivio

Patrio Gonzaga. Carteggio del card. Ercole Gonzaga.

653. (Gonzaga) Celli B., La Riforma a Gonzaga, in « Riv.

Crist. », pp. 29-31, Gennaio 1903.
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654. (Viadana) Celli B., La Biforma a Viadana, in « Riv.

Crist. », pp. 112-113, Marzo 1903.

655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

664.

665.

666.

667.

DUCATO DI FERRARA E MODENA.

Ferrara) Borsetti, Historia Almi Ferrarice Gfymnasii.

Ferrara, 1733.

Ibid.) Baruffaldi G. S., Notisie istoriche delle Accade-

mie letterarie ferraresi. Ferrara, 1787.

Ibid.) Cittadella, Notisie relative a Ferrara.

Ivi, p. 386 ss. notizie circa riformisti e martiri della

Rif. a Ferrara.

Ibid.) Equicola, Cronaca aggiunta alVEquicola.

Ibid.) Frizzi A., Memorie per la storia di Ferrara. 4 voi.

Ivi, tomo IV, p. 394 notizie circa Riforma.

Ibid.) Gilbert W., The struggle in Ferrara; a story of the

Eeformation in Italy. Philad., 1871.

Ibid.) Fontana B., Clemente Marot eretico in Ferrara,

in Arch. Soc. Rom. St. Patr., Voi. XV, pp. 510 ss.

Ibid.) Pardi G., Lo Studio di Ferrara nei secoli XV e

XVI. Ferrara, tip. soc. Zuffi, 1903.

Ibid.) Frassoni Ferr., Donna Maria Frassoni e i Ge-

suiti in Ferrara, in « Riv. Colleg. Arald. », pp. 585-594.

Roma, 1904.

Ibid.) Bertoni G., L'Orlando Furioso e la Rinascenza a

Ferrara. Modena, Orlandini, 1919.

Argenta) Antolini P., Renata d'Este in Argenta, in « Atti

Deput. Ferr. Stor. Patr. », Voi. IX.

Modena) N. N., Breve informazione del modo di trattare

le cause del Sant'Officio a Modena. Modena, 1619.

Ibid.) Lancellotti, Cronaca Modenese di Tommasino de'

Bianchi, detto dei Lancellotti, in « Mon. St. Patr. Prov.

Modena», IV-VII, 1865-1870.
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668. (Modena) Sandonnini E., Alessandro Tassoni e ti Sant'Uf-

fìzio, in « Gior. Stor. Lett. Ital. », s. IX, fase. 27, 1887.

669a. (Ibid.) N. N., Lettere dei Vescovi di Modena del sec. XVI.

Modena, Soc. Tip. 1889.

6696. (Ibid.) Druffel A. (von), Rersog Hercules v. Ferrara.

DUCATO DI PARMA E PIACENZA.

670. (Parma) Decreti et ordini generali dati da Mgr. vescovo di

Bimini visitatore apostolico nella città e diocesi di Parma

ecc., in occasione delle cose degne di reformazione trovate

nelle visite de' monasteri di detta città, ecc. Parma, E.

Viotti, 1590, 4.

671. (Ibid.) Breve informatione del modo di trattare. le cause del

8. Officio per li M. B. Vicarii della 8. Inquisizione, insti-

tutti nelle Diocesi di Parma e di Borgo 8. Donnino. Par-

ma, E. Viotti, 1628. 8.

672. (Ibid.) Istoria della Compagnia del 88. Nome di Gesti,

eretta in 8. Giovanni Decollato di Parma. Descritta Vanno

1744. [Mes. presso la Rettoria di detta Chiesa].

673. (Ibid.) N. N., Eegolamento da osservarsi dalla ven. Arcicon.

del 88. Nome di Gesti, quando è invitata ad assistere i

condannati a morte. Parma, Carmignani, 1838, 8.

674. (Ibid.) Dosi Leon., Notitiae spectantes ad erectionem con-

venius s. Petri Marlyris Parmae, Conventumque ispsuni

eiusque illustriores alumnos atque Inquisitores ibidem

contra haereticam pravitatem jus dicentes, necnon mona-

sterium 8. Dominici eiusdem civitatis.

Mss. nella Casanateuee di Roma. Porta un catalogo

dogli Inquisitori e le iscrizioni della Chiesa che fu

demolita nel 1813.

675. (Ibid.) N. N., Fasti 8ocietatis Jesu. Anno 1710.

Mss. Parm. 762. Gir. pure uoll'Archivio Comunale
di Parma: Voi. VI, cartaceo e mss. 978 misceli. È
nell'Archivio di Stato in Parma. Ufr. il carteggio

Farneaiano.
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676. (Piacenza) Poggiali Cr., Memorie storiche di Piacenza.

Piacenza, 1757-1766.

studia la Riforma e il Sant'OfiScio di Piacenza nel

volume II, pp. 277-344.

DUCATO DI MASSA-CAERARA.

677. (Garfagnana) Monumenta hist. Soc. Jesu. Madrid, 1894-

1904.

Ivi, nella Litterae quadi'im. I, pp. 132-135 c'è una
lettera del Landini al Polanco, del 1548, nella quale

bì traccia un quadro completo dell'estensioue della

Riforma nella Garfagnana.

STATO DI LUCCA.

678. (Lucca) Mazzarosa, Storia di Lucca.

679. (Ibid.) Sommario della Storia di Lucca dalVanno 1004

alVanno 1700, compilato da Girolamo Tommasi e contin-

nuato fino al 1799 da Carlo Minutoli, in Arch. Stor. Ital.,

Tomo X, Firenze, Vieusseux, 1847.

Ivi, pp. 430 ss. e in App. 163-186, notizie e docu-

menti sulla Riforma in Lucca.

680. (Ibid.) Etnard Ch., Lucques et les BurlamaccM, souvenirs

de la Béforvie en Italie. Paris, Cherbuliez, 1848.

681. (Ibid.) BoNGi Salv., Inventario del B. Archivio di Stato

in Lucca. Voi. I. Lucca, 1872.

682. (Ibid.), Sforza, Costantino da Carrara e la Biforma reli-

giosa in Lucca nel sec. XVI, in « Il Carrarese», anno I,

nn. 24 e 31, 1877.

683. (Ibid.) PucciNELLi, La Bepubblica di Lucca e la repres-

sione dell'eresia nel secolo XVI. Possano, Rossetti, 1900.

684. (Ibid.) Sardi C, La rosa d'oro alla repubblica di Lucca

in « Rass. Naz. », pp. 41-54, 1903.

685. (Ibid.) Fumi L., La rosa d'oro donata da Pio IV alla repub-

blica di Lucca, in « Rass. Lucch. » (Lucca), pag. 120 ss.,

1905.
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686. (Lucca) Calendini L., De' Calandrini [famiglia originaria

di Limi e Sarzana o dì Lucca, irapiantatasi poscia in

Francia e in Ginevra], in « L'interméd. des cherch. et

curieux ». Paris, 1908.

687. (Ibid.) Guidi P., Intorno alVArchivio Arcivescovile di

Lucca, in « Il Marzocco », Firenze, 10 Maggio 1908.

688. (Ibid.) PucciNELLi, Le relazioni tra S. Carlo Borromeo e

la repubblica di Lucca. Monza, Artigian., 1910.

689. (Ibid.) Palazzeschi Eug., 8. Pio V a Lucca, in « Eo-

sario-Memorie Domenicane » (Firenze), Settembre, 1913.

690. (Ibid.) Taurisano Inn., I Domenicani in Lucca. Lucca,

Baroni, 1914.

DUCATO E GRANDUCATO DI TOSCANA.

691. (Toscana) N. N., Fatti attinenti airInquisizione e sua storia

generale e particolare in Toscana. Firenze, 1782.

Anonima. È di Tommaso Crudeli?

692. (Ibid.) Fagiani A. Fr., Storia delVInquisizione di To-

scana. Firenze, 1783.

693. (Firenze). Cantini, Motuproprio per la Casa dei Catecu-

meni {a Firenze), in « Legisl. Toscana », XXVI, 309.

694. (Ibid.) MoisÈ F., S. Croce di Firenze. Firenze, 1845.

In S. Croce fu trasportata, da S. M. Novella, l'Inquisiz.

fiorentina. Il Moisè à l'intero cap. V, pp. 343-115,

dedicato alla <> Storia della Inquisizione in Firenze ».

695. (Ibid.) Cantù C, Spigolature negli Archivi Toscani, in

« Riv. Contemp. » (Torino). Anno XXI, 1860.

Cfr. iudicazioui: Riforma religiosa. Eretici. Inquisi-

zione.

696. (Ibid.) Passerini L., Il primo processo per la Riforma

luterana a Firenze, in Arcb. Stor. Ital. », s. IV, voi. Ili,

pp. 327 ss., 1879.

697. (Ibid.) Stroughton J., Florence and its Beligious Befor-

mers. London, 1881.



— 77 —

698. (Firenze) Kehr P., Le Bolle pontificie che si conservano nel-

VArchivio diplomatico di Firenze, in Arch. Stor. Ital., 1903.

699. (Ibid.) MoRici Med., Di un inquisitore marchigiano in

Firenze (p. Antonio Paolo Ambrosi da Serrasanquirico),

in « Atti e Mem. Dep. St. Patr. Prov. Marche », pp. 243-

245. Ancona, 1904.

700. (Ibid.) Bacci 0., L'Archivio di Certaldo e VArchivio del-

l' Inquisizione {fiorentina), in « Marzocco », 19 e 26

Aprile e 5 Luglio 1908. (Firenze).

701. (Ibid.) BiAGi G., Quali sono le carte del S. Officio a Bruxel-

les, in « Marzocco » (Firenze), 9 Agosto 1908.

702. (Ibid.) Id. Id., Le Carte delVInquisizione fiorentina a Bru-

xelles, in « Riv. delle Bibl. e degli Arcliivi ». Firenze.

Eoma, pp. 161-168, 1908.

703. (Ibid.) Pannoncini Ir., Il sentimento religioso a Firenze

dalla caduta della Bepubblica alla fine del '500, in « Rass.

Nazion. 16 Marzo 1920.

Cfr. pure le Carte Cerviniaue nell'Archivio di Stato

di Firenze, preziosissime per là Riforma in generale.

704. (Siena) Piccolomini Paolo, Docum. Senesi sulVInquisizione,

in « Boll. Sen. di St. Patr. ». Voi. XV, pp. 187-295, 1908.

705. (Ibid.) Id. Id., Documenti "^ticani sull'eresia in Siena,

durante il sec. XVI, in « Boll. Sen. di St. Patr, ». Voi. XV,

pp. 295-306, 1908.

706. (Ibid.) Id. Id., Documenti fiorentini sull'eresia in Siena

durante il sec. XVI (1559-1570), in «Boll. Senese St.

Patr.», Voi. XVII, 1910.

707. (Ibid.) Id. Id., Documenti del B. Archivio di Stato in

Siena sull'eresia in questa città, durante il sec. XVI, in

«Boll. Sen. St. Patr.». Voi. XVII, 1910.

708. (Ibid.) MisciATELLi P., B. Ochino e l'eresia in Siena in « I

Mistici Senesi », cap. VI, pp. 214-252. Siena, Giuntini, 1913.

Cfr. pure in Archivio di Stato di Siena. Lettere di

Balia.
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STATI PONTIFICI.

709. (Appignano, Macerata) Accokoni Gius., Appunti inediti

sopra due parroci di Appignano nel sec. XVI. Macerata,

Colcerasa, 1903.

710. (Camerino) Santoni, I primordi dei Frati Cappuccini nel

Ducato di Camerino. Camerino, Savini, 1899.

711. (Bologna) Paleotti C, Instruttione di Mgr Carlo Paleotii,

vescovo di Bologna per tutti quelli che hauranno licenza

dì predicare nelle Ville et altri luoghi della Diocesi. In

Bologna, Aless. Benacci, 1580.

712. (Ibid.) Vampeggi R. Co., Eacconto de li heretici iconomiasti

giustiziati in Bologna. Bologna, Mascheroni, 1622. 8.

713. (Ibid.) Gualandi Mich., Auto-da-jè in Bologna. Bolo-

gna, 1860.

714. (Ibid.) LuscHiN v. Ebengrecht Arn., Nuovi documenti

riguardanti la Nazione, alemanna nello Studio di Bolo-

gna. Modena, Vincenzi, 1884.

715. (Ibid.) Battistella A., Un processo per un sonetto [a

Bologna] in « Atti, Mem. Deput. St. Patr. Romagne »,

pag. 89, voi.. XVIi;i.

716. (Ibid.) Id. Id., Processi d'eresia nel Collegio di Spagna,

1553-54. Bologna, Zanichelli, 1901.

717. (Ibid.) Id Id., Il S. Offizio e la Sijorma religiosa in Bolo-

gna. Bologna, Zanichelli, 1905.

718. (Ibid.) Id. Id., L'Università di Bologna nel passato e nel

presente. Bologna, Zanichelli, 1920.

Per la Riforma a Bologrna cfr. ancora:

«) Archivio di Stato di Bologna; Catalogo di tutte

lo giustizie fatte in Bologna.

(') Archivio Vescovile di Bologna; Busta di carte

varie.

e) Universitaria di Bologna; Codice mss. CI

5

(Diario di I. Raineri). Fu, del resto, pubblicato nel

1887.
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d) Biblioteca Comunale di Bologna: Carte pro-

venienti dagli Atti del S. Ufficio: N. 3089, 3093,

3096, 3097, 309S, 3099, 3100 e 3101 e i 15 Volumi

alfabeticamente numerati delle « Litterae Sa<rae

Congrcgationig S. Otficii » Inoltre, quivi, il volume di

carte varie; il mss. Sanctitates altectatae, pur pro-

veniente dal S. Officio e, infine, il manoscritto com-

pilato nel 1669 portante il titolo generico: « Decreta

S. Congregationis Olficii ».

719. (Faenza) Broccoli P., Tessere o medagliette della Confra-

ternita di 8. Giovanni Decollato, detta della Morte, in

Faenza {del see. XVI), in « La Romagna », Riv. di Stor.

e Lett., 10-11, Imola-Jesi, 1907.

Per la storia della Riforma in Faenza, cfr. in Bibl.

del Trinlty CoUege (Dublino), foli 211, 215 e 217,

le varie sentenze contro riformisti faentini del

sec. XVI.

720. (Forlì).

Per la Riforma in Forlì cfr. nella Bibl. del Trinity

College (Dublino), foli 219-221, 223'~e 225, le sen-

tenze contro vari forlinesi tradotti a Roma,

721. (Roma) Archinto Fil., (Vicario di Roma), Christia-

num de Fide et Sacramentis Edictum. Roma, Biado,

1545.

In questa ordinanza il Vicario di Paolo III accenna

al larvato serpeggiare in Ri)ma dell'eresia luteran.i

e corre ai ripari.

722. (Ibid.) Brosch M., Geschichte des Kirchenstaates. Gotha,

1880.

Per la lliforma in Roma cfr. pure:

a) Archivio di ytato in Parma. Carteggio farne-

siano. Oiiivi al 1515 c'è la copia originale della famosa

lettera ctie da Roma e in nome di riformisti rou.ani.

Io spagnuoio Frauccrco Enzina? avea scritto a Lutero.

6) Arrhivio eegreto Vaticano.

e) An-hivio di Stato di Roma.
d) Archivio della Confraternita di S. Giovanni

Decollato. Giustiziati.

e) De PJuzinas Fr., « M(?moirc3 ». Bruxelles, Mu
quardt, 1862.



— 80 —

DUCATO DI URBINO.

723. (Urbino) Carcereri L., Biforma e Inquisizione nel Ducato

di Urbino verso la metà del sec. XVI. Verona, Mar-

chiori, 1911.

REGNO DELLE DUE SICILIE.

724. (Napoli) Del Tufo, Cronaca dei Teatini, 1542.

725. (Ibid.) Castaldo Ant., DelVRistoria di notar Antonino

Castaldo. Avvenimenti piìt memorabili nel regno di Napoli

sotto il governo del Viceré Di Pietro di Toledo. Napoli, 1769.

726. (Ibid.) Narrazioni e Doc. sulla storia del Begno di Napoli

dall'anno 1522 al 1667, raccolti e ordinati, in Ardi.

Stor. Ital., Tomo IX, Firenze, Viessieux, 1846.

Cfr. pp. 28 e 194 ss. notizie sulla Riforma.

727. (Ibid.) Miccio Se, Vita di D. Pietro da Toledo, in Arcb.

Stor. Ital., Tomo IX, pp. 3-144. For, 1846.

728. (Ibid.) Heine G., Circa Vestensione delVazione della Bi-

forma in Napoli. (Tedesco). In « Zeitsch. f. Gesdiichte »,

pp. 545 ss. Voi. Vili, 1847.

729. (Ibid.) Valle R., e Minichini B., Descrizione storica,

artistica, letteraria della chiesa di 8. Domenico Maggiore

di Napoli. Parte I. Napoli, 1854.

730. (Ibid.) Galante G. A., De' vani sforzi fatti da' Protestanti

per introdurre in Napoli la Biforma nel sec. XVI. Na-

poli, 1872.

731. (Ibidem). Minieri Riccio C, Cenno storico della Accad.

Ponlaniana. Napoli, Rinaldi, 1876.

732. (Ibid.). Fiorentino F., Egidio da Viterbo e i Pontaniani

di Napoli, in Arch. Stor. Napolet., p. 430, voi. IX.

733. (Ibid.) Marulli G., L'inquisizione di Napoli, o Masaniello

da Sorrento e Ces. Mormile: racconto storico del 1547.

Napoli, 1882.
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734. (Napoli) Del Giudice G., Un processo di Stato al tempo de'

tumulti avvenuti in Napoli nel 1547 pel Tribunale del-

l'Inquisizione, in Ardi. Stor. Napolet., 205, IL

735. (Ibid.) Amabile L., Due artisti ed uno scienziato: Gian Bo-

logna, Jacopo Svarenburch e Marco Aurelio Severino nel

S.to Officio Napoletano. Memoria. « Accad. Scienze Mo-
rali », Napoli, 1890.

736. (Ibid.) Id. Id., Il X Officio della Inquisizione in Napoli.

Narraz. con molti doc. inediti. Città di Castello, Lapi,

Voi. 2, 1892.

737. (Ibid.) Del Giudice G., I tumulti del 1547 in Napoli pel

Tribunale dclVInquisizione. Napoli, D'Auria, 1899.

738. (Ibid.) Lea H., Ch., The Inquisition in the Spanish Indipen-

dencies: Siciles, Naples, etc. New-York, Macmillan, 1908.

739. (Ibid.) Liberati A., Tumulti avvenuti in Napoli nel 1547,

narrati da un cittadino senese, in « BoU. Sen. di Stor.

Patr. ». Voi. XVII, p. 262, 1910.

Per la Riforma nelle Due Sicilie, cfr. pure il carteggio

Farnediaiio nel GranJe Archivio di Stato in Napoli

e, ivi, il volume Vili del cosidetti «manoscritti

griurisdiziouali », raccolti da B. Chieccarelli, il quale

s'intitola « Del S. Olìizio dell'Inquisizione •. Esso
reca le Memorie della medesima dal 1269 al 1628.

740. (Calabrie) Meille J. P., Les vaudois en Calabre au XVI
siede, in « Rev. Suisse », t. II, pp. 647-658 e 687-709.

Anno 1839.

741. (Ibid.) Anania Gio. A., Sugli avvenimenti delle Calabrie

occidentali nell'anno 1555 e segg.

Mss. citato in a Bibl. stor. topogr. delle Calabrie » di

N. Falcone, p. 159, Napoli. 1846.

742. (Ibid.) N. N., Lettere su' Riformati di Calabria (3) e Let-

tere su' fuorusciti Calabresi, in Arch. Stor. Ital., t. IX,

pp. 193-196, 1846.

743. (Ibid.) Morelli, Sulla venuta de' Valdesi nella Calabria

citra. Napoli, 1859.
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744. (Calabrie) Muston A., Histoire des Vaudois en Calabre et

ìnartyre admiràble de Jean-Louys Paschal. Paris, 1850.

745. (Ibid.) Vegezzi-Ruscalla, Colonie piemontesi in Calabria,

in « Riv. Contempor. », Novembre 1862.

746. (Ibid.) De Boni F., L'Inquisizione e i Calabro-Valdesi.

Milano, Daelli, 1864.

747. (Ibid.) LoMBARD A., Jean-Louis Pasehale et les martyrs

de Calabre. Genève, Scburchardt, 1881.

Fu tradotto in italiano dal pastore G. Famulo, « I

Martiri di Calabria». Napoli, Tierno, 1868.

748. (Puglia) RivOERE P., Les colonies 'provengales et vaudoises

de la Pouille, in « Bull. Soc. Hist. Vaud. », pp. 48-62,

Torre Pellice, 1902.

749. (Ibid.) Gaxlucci e Zuccaro, Luceva et les colonies proven-

cales de la Capitanate. Foggia, 1894.

Cfr. pure il cap. II del iess. intitolato « Troia Sacra •

che conservasi nell'Archivio della Cattedrale di Troia.

750. (Ibid.) Palumbo P., La Biforma in Terra d'Otranto, con

miovi documenti, in « Riv. Stor. Ital. », Voi. VI, pp.

223 ss. 1910. - 1911.

751. (Reggio Calabria) Spano Olaki D., Storia di Reggio Ca-

labria dai tempi primitivi fino alVanno di Cristo 1797.

Voi. 2. Napoli, Fibreno, 1857.

Cfr. ivi il libro VI per la Riforma Luterana in Reg-

gio Cai.

762. (Sicilia). [Manfredi Fr., Ristretto de' processi delVInquisi-

zione di Sicilia, 1640.

753. (Ibid.) Aguilera E., Provinciae Siciliae Soc. Jesu ortus

et res gestae, 1564-1611. Palermo, 1737.

764. (Ibid.) Franchina Ant. [Inquisitore]. Breve rapporto del

Tribunale della SS. Inquisizione di Sicilia, dal tempo

della sua istituzione, con li privilegi e la carica delVIn-

quisitore. Palermo, 1744.
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755. (Sicilia) Nalbone Al., La Compagnia di Gesù in Sicilia.

Palermo, Lao, 1850.

756. (Ibid.) Cosentino G., Nuovi documenti sulla Inquisizione

in Sicilia. Palermo, tip. Statuto, 1885.

757. (Ibid.) Lamantia Vito, Origini e vicende delVInquisizione

in Sicilia. Torino, Bocca, 1886.

758. (ibid.) Carini Is., Inquisitore Siciliano in « Anedd. Sicil. »,

XXIII, 178.

759. (Ibid.) Garufi C. A., Contributo alla Storia delVInquisi-

zione in Sicilia nei sec. XVI e XVII. Note ed appunti

degli Archivi di Spagna. Nota III: La Biforma Beligiosa

in Arcb. Stor. Sicil. N. Serie, Voi. XL (1916).

760. (Messina) Siracusa G. B., Bolla di Paolo III. {Istituz. di

un Collegio di Gesuiti in Messina). In « Accad. Pelor. »,

8, 1892, 1893.

761. (Ibid.) Meyer P., I piani missionari di S. Ignazio di

Loyola e la fondazione del Collegio di Gesuiti a Ilessina

nel 1548. (Tedesco). In « Histor. Zeit. », Serie III, 5, 1908.

762. (Palermo) Mongitore Ant., L'atto pubblico di fede cele-

brato in Palermo a' 6 Aprile 1724. Bologna, Vitali, 1868.

763. (Ibid.) Id. Id., Del Tribunale della SS. Inquisizione in

Sicilia [s. d.].

764. (Ibid.) Bottalla, Sopra un frammento di registro di car-

cerati del S. Offlzio in Palermo, in Arcliiv. Storico Sicil.,

XXXIX.
Per la storia della Riforma iu Sicilia cfr. ancora :

a) Eililioteca Naz. di Palermo: Consultatioiies

cauaarum Inqultìitionis Sicillae, 1008-1610. Due vo-

lumi. Poi, ivi, M. S. IX, E, 31 sulla Inquis-izioDC sici-

liana. Il M. S. IV, F. 8: mibcellanee di Atti dell'In-

quisizione in Sicilia e l'altro M. S. « Serie degU In-

quisitori del S. Officio in Sicilia ».

6) In Archiv. Stor. Sicil. Nuova Serie, Anno XIX,
fase. 3-4, del 1895.
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SAKDEGNA.

765. (Sardegna) Lea H. Ch., The Inquisition in the Sjìanish

Indipeìidencies: Sardinia, etc. New-York, Macmillan, 1908.

ISOLA DI MALTA.

766. (Ibid.) Id. Id., Ut supra.

767. (Ibid.) PiccoLOMiNi Paolo, Corrispondenza tra la Corte

di Eoma e VInquisizione di Malta durante la guerra di

Candia (1645-1669). Firenze, Galileiana, 1908.



Capitolo X.

I PEINCIPALI EIF0EMI8TI ITALIANI

NEI SECOLI XVI E XVII.

S0M3IABI0: Bibliografia dei principali riformisti ita-

liani nei secoli XVI e XVII (768-1371).

ACONCIO JACOPO.

768. Ambrosi Fr., Jacopo Aconcio o il più antico filosofo tren-

tino. Trieste, Tomasicli, 1888.

769. Oberziner Lod., J. Aconcio: cenno commemorativo. Chia-

vari, Esposito, 1892.

770. Martinazzoli A., Intorno al « De Ilethodo » di J. Aconcio,

in « Riv. Ital. di Filosofia», I, 1894.

771. Briaki Silvio, Aconcio Jacopo, filosofo trentino, in « Stren.

Trent. letter. », pp. 61-84. Trento, Zippel, 1900.

Pel medesimo cfr. notizie sua vita in Mss. n. 1161,

folio cartaceo, nella Bibl, del Trinity College (Dublino)

ALBRIZIO BASILIO.

772. Magnani Luigi, Basilio Albrizio, medico reggiano, e Vln-

guisizione. Modena, Cappelli, 1898.



— 86

ALBIZZI ANTONIO.

773. N. N., Vita A. Albizzi, partim ex autographo, partim aliis

fide dignis notaUonibus consignata. Argent. 1627. fol.

774. Haeberlin Fr. D., Commentatio historico-theologica de

A. Albisio, nobile fiorentino... eius conversione ad reli-

gioneni evangelicam e scriptis, eum genealogicis, tum theo-

logicis, ex-documentis edictis et inedietis erudita. Gotting.,

1740. 4.

, La prefazione è di Giacomo Gugl. Feuerlin.

ALCIATO G. P.

775. MoELLER V. Ern,, L'antitrinitario G. Paolo Alciato. (Te-

desco). In Historisclie Vierteljahrsch. Pp. 460-483. Lip-

sia, 1908.

ALGERIO [DI] POMPONIO.

776. Algerio [Di] Pomponio, Epistula Delectissimis Fratribus...

ex deleetabili pomario Leonini careeris XII Kal. Aug., 1555.

L'autografo di questa preziosissima lettera scritta

dall'AIg. dal suo carcere veneziano ai confratelli in fede

fu comunicato da Celio Secondo Curione, suo pos-

sessore, allo storico hasileese, Enrico l'antaleon, R

qaale la rese di pubblica ragiono nella sua opei'a:

Rer. in Eccl. gestarura. Lib. XI, pp. 329-332. Anno
1572.

777. PtEMANDiNi GiANSTEF., Della nolana ecclesiastica storia.

Napoli, 1757.

Ivi, tomo III, notizie su Algerio.

778. De Blasiis G., Processo e supplizio di Pomponio De Al-

geria, nolano, arso in Roma per condanna del 8. Ufficio

nel 1556. Napoli, Furclieim, 1888.

Su questa opera efr. i seguenti scritti:

a) N. Autolog. 1 Giugno 1889.

6) M. Schipa, in Kiv. Stor. Ital., VI, p. 122.

e) Histor. Jahrbuch., X, 4, 1889.
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779. Orano D., Pomponio Algeri da Nola, libero pensatore.

Eoma, Speranza, 1904,

780. Croce B., Pomponio di Algerio, in « Curios. Stor. », Eic-

ciardi, pp. 58-64. Napoli, 1919.

Per Algeri cfr. anche:

Archivio di Stato in Venezia. S. Offizio. Processi.

Busta 13.

« Avvisi » di Homa, del 19 e 22 agosto* 1556.

ALTIERI BALDASSARE.

781. Hase C. a., Baldisara Altieri, in « Jahrb. f. prot. Theol. »,

pp. 469-517. 1877.

782. CoMBA Em., Veneto e Istria. Firenze, 1897.

Sua bibliogr. ivi, pp. 188, eoo,

ALOIS GIO. FRANCESCO, DETTO IL CASERTA.

783. Cappelletti G., Gianfrancesco Alois e Vagitazione napo-

letana dclVanno 1564 contro la 8. Inquisizione. Urbino,

Arduini, 1913.

ARNAUD ENRICO.

784. MuRET Th., Eistoire de Henry Arnaud, pasteur et chef

militaire des Vaudois du Pie'mont. Paris, Ducloux, 1853.

785. Lamy V., Henry Arnaud et les Vaudois, in « Quelq. héros

des luttes relig. », Paris, Fiscliaclier.

786. Klaiber K. H., Henry Arnaud Pastore e Condottiero dei

Valdesi. Bitratto tracciato e presentato secondo le fonti.

(Tedesco). Stuttgart, 1880. 8.

787. MoNNiER M., Henry Arnaud, pasteur et colonel des Vau-

dois, in « Nouv. Rev. », 6, Ottobre, 1881.

788. Ferrerò D., Enrico Arnaud. Notizie, doc. inediti, in « Rass*

Naz. », p. 104 ss. Roma, 1884.
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789. COMBA Em., Enrico Arìtaiid, pastore e duce dei Valdesi

(1641-1721): cenno biografico {con rilratto). Firenze,

Claudiana, 1889.

790. Id. Id., Henry Arnaud: sa vie et ses leltres (Illustrato).

La Tour, tip. Alpina, 1889.

791. Id. Id., Essai bibliographiqiie pouvant servir à la compila-

tion d'u7ie nouvelle biographie d'Henry Arnaud, in « Bull.

Bicenten. Kentrée », Turin, Un. Tip. Editrice, 1889.

792. Lantaret P., Henry Arnaud, in « Bull. Bicent. Rentrée »,

Turin, Un. Tip. Ed., 1889.

793. M. S., Arnaud ed i suoi biografi. (Tedesco). In Theolog.

Literaturblat. Lipsia, 20 Dicembre 1889.

AEQUER SIGISMONDO, CAGLIARITANO.

794. Martini V., Storia Eceles. di Sardegna.

S'occui)a del medesimo.

796. Llorente G. A., Storia delVInquisizione. Faxigi (francese,)

1825.

BARTOCCIO BARTOLOMEO.

796. Rosi Mich., La Eifcmia religiosa in Liguria e Veretico

umbro Bartolomeo Bartoccio. Ricerche storielle condotte

dalVapparire dell'eresia in Liguria nella prima metà del

secolo XVI alVamw 1569. Genova, tip. Sordomuti, 1894.

797. Falchi Ang., Un eretico castellano {B. Bartocci). Città di

Castello, Lapi, 1908.

798. RosTAGNO Giovanni, Un martire castellano, in « Riv.

Crist. », anno XXVI, Gennaio, 1909.

BATTISTA DA CREMA [FRA].

799. Premoli Orazio, Fra Battista da Crema secondo docu-

menti inediti. Roma, Desclée e C, 1910.
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BERNI FRANCESCO.

800. Vekgerio P. Paolo, Stanze del Berni con tre sonetti del

Petrarca, dove si farla dell'Evangelio e della corte di

Boma. Io vi dico che se costoro taceranno, i sassi gride-

ranno. Basilea, 1554

Fu ristampato in Londra dal Pauizzi.

801. PiETROCOLA-RossETTi T., Frauccsco Berni. Firenze, Pel-

las, 1875.

802. Virgili A., Francesco Berni. Firenze, Le Monnier, 1881.

Tutto il cap. IV, pp. 352-4(19, s'occupa del famoso
opuscolo surriferito del Vergerlo e del rifacimento

del poema del Berni del 1531. Si tratta qui, non del

protestantesimo del Berui, ma, più semplicemente,

d'ima < pia frode » di P. P. Vergerio, secondo le

con.-^uetudini letterarie del suo tempo.

BETTI FRANCESCO.

803. Betti Fr., Lettera alVIUmo et Eccellmo Sig)ior Marchese

di Pescara suo 'padrone, ne la quale da conto a Sua Eccel-

lenza de la cagione 'perchè licenziato si sia dal suo servigio.

Zoricco, XVI d'ottobre 1557.

ileude ragiono della sua fede evangelica e della sua

andata per la medesima in terra stianiera.

804. Muzio Gir., Le Malitie Bettine, del Mutìo iustinopolitano.

Pesaro, Heredi Cesano, 1565.

Libello contro il .Betti.

805. Betti Fr., Difese sopra le colpe falsamente attribuitegli

da Girolamo Mutio Giustinopolitano, onero di capo d'Hi-

stria, nel libro delle sue proprie Malitie, che egli chiama

Bettine. Traietto, Felsio, 1574.

806. Muzio Gir., Eisposta di Mgr. Girolamo Mutio Giustinopo-

litano ad 'una lettera di Francesco Betti Romano al March,

di Pescara. Argentina.

Per ulteriori notizie sulla vita di Fr. Betti, cfr. Mss.

n. liei, folio cartaceo nella Bibl, del Trinit.y College

di Dublino.
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BIANDKATA GIORGIO.

807. BiANDRATA G., Brevìs enarratio disputationis Albanae de

Beo trino et Ghristo duplici, 1568. 4.

L'eco d'uua delle prime sue dìspute antitrinitarie.

808. Sandius Crist., Bibliotheca anti-Trinitariorum. [A pag. 28

e segg. reca l'elenco delle opere del Biandrata].

809. IMalacarne M. V., M., Commentario delle opere e delle

vicende di O. Biandrata, nobile salu2zese,archiaro in Tran-

silvania e in Polonia. Padova, 1814. 8.

BONFADIO JACOPO.

810. Celesia e., Jacopo Bonjadio, in « Riv. Contemp. », XIX,

p. 61. Torino, 1889.

811. Neri A., Il processo di J. Bonjadio, in «Giorn. Ligustico »,

XI, 275.

812. Rosi Mich., La morte di J. Bonjadio. Genova, tip. Sordo-

muti, 1895.

813. NicoLiNi F., Tre lettere inedite di Jacopo Bonjadio, in

« Giorn. Stor. Lett. Ital. », Voi. 74.

BONFIOLI (DI) DE' SEVERI ANTONIO.

814. Cfr. in « Bibl. del Trinity College», Dublino, foglio 209,

sentenza del 20 Settembre 1567 contro il libraio resi-

dente a Bologna Di Bonfioli Antonio de' Severi.

BONIFACIO GIO. BERNARDINO, MARCHESE D'ORIA.

815. Welsius M. a.. Miscellanea hymnorum, epigrammatum et

paradoxorum quorundam D. Joliannis Bernhardini Bo-

nijacii napoletani. Danzica, 1599.

816. Percopo e., Dragonetto Bonijacio marchese d'Oria, rima-

tore napoletano del sec. XVI, in « Giorn. St. Lett. Ital. », 2,

1887.
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817. Bosio E., Cfiov. Bernardino Bonifacio esule italiano del

XVI secolo, in « Riv. Crist. », pp. 254-261. Luglio 1905.

Cfr, Neue Preussischo Provi Qzialbliitter (tomo IV,

p. 215, Konigsberg, 1859) per il suo Epitaffio.

BRUCIGLI ANTONIO.

818. Mazzuchelli Giam., Gli scrittori d'Italia. Brescia, 1753-

1763.

Tratta di lui al voi. II, p. IV, pp. 2144-2153.

819. PONS Gr. P., Antonio BrucioU, in « Riv. Crist. ». Anno II,

S. I, 1875.

820. BONNET J., Procès d'Antonio BrucioU, 1548-1559. In « Bull.

Soc. d'hist. Protest. fran^. », pp. 3-14. Parigi, Genn. 1876.

821. Benraxh K., Antonio BrucioU e Cosimo de' Iledici, in

« Riv. Crist. », 1879.

822. CoMBA Em., Antonio BrucioU, in «Veneto e Istria». Fir.,

1897. Ivi, pp. 115-151.

Pel medesimo cfr. pure:

a) C. Guasti: Giornale Stor. degli Arch. Tose. 1859.

b) D. Gerdes: Specimen Italiae riformatae, citato,

e) Poccianti: Catal. script, florent.

d) B. Varchi: Istoria fiorentina.

e) Archivio Veneto Frari. Processi S. Ufficio, anno
1555-53. Busta 13 (Processo contro Antonio Bru-
cioli).

BRUNO GIORDANO {Suoi rapporti con Protestanti).

823. Gerdes D., Specimen Italiae reformatae. Leida, 1665.

Ivi, pag. 292 e ss. si studiano i rapporti del Bruno
con riformati svizzeri.

824. Henke, La scomunica di Q. Bruno inflitta da Boethius,

in « Die Universitàt », pp. 69 ss. Helmastàdt, 1833.

825. Berti Domenico, Vita di Giordano Bruno. Torino. Pa-

ravia, 1868.

Ivi notizie dei rapporti tra Bruno e G. Caracciolo in

Ginevra.
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826. Carriere C, G. Bruno sopra i Tedeschi, in «Deutsche

Eevue», 1890 (Tedesco).

827. Mac Intyre J. L., G. Bruno in England, in «The Quar-

terly Review », Ottobre 1902.

828. Valgimigii, Il soggiorno di G. Bruno in Inghilterra, in

« Vita Nuova », I, 19.

I BURLAMACCHI DI LUCCA.

829. Baroni B., Famiglie lucchesi [Mss. nel E. Archivio di

Lucca].

BURLAMACCHI FRANCESCO.

830. N. N., Fr. Burlamacchi, in « Rev. Britannique », 1856.

831. MiNUTOLi C, Burlamacchi: storia lucchese del sec. XVI,

1863.

832. Pacini Pietro, Nella solenne inaugurazione della statua

di Francesco Burlamacchi eretta in Lucca sulla piazza

di san Ilichele, Lucca. Giusti, 1862.

833. Guerrazzi Fr. Dom., Vita di Fr. Burlaìnacchi, 1868.

834. Bonari Raff., Fr. Burlamacchi: saggio di critica storica.

Napoli, De Angelis, 1874.

835. Masi Ern., I Burlamacchi, ecc. Studi sulla Biforma del

sec. XVI. Bologna, Zanichelli, 1876.

836. Sforza Giov., Un documento sconosciuto sulla congiura

di Francesco Burlamacchi, in Arch. Stor. Ital., Serie V,

Voi. V, 1890.

837. CaVANNA G., Francesco Burlamacchi. Firenze. Ol8chki,1911.

838. Garretto V., Storia di F. Burlamacchi {col sussidio di

nuovi documenti), in « Riv. " Crist. », Aprile-Sett. 1913
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BURLAMACCHI GIAN GIACOMO,

839. RoDARi DOM., G. G. Burlamacchi e G. G. Rousseau. {Una

fonte trascurata del « Contratto Sociale »), in « Riv. Filosof. »

Pavia, 1908.

840. Del Vecchio prof. G., Fra il BiorlamaccM ed il Rousseau,

in «Cult. Contemp. », pp. 61-64. Roma, 16 Febbr. 1910.

BURLAMACCHI MICHELE.

841. Memoires concemans Michel Burlamacchi et sa famille

{par M.lle sa fille). È il Mss. n. 1152 della Biblioteca

del Trinity College di Dublino.

CALANDRINI {Famiglia lucchese emigrata).

842. Memoires touchant la Famille de Calandrini. [E il Mss.

n. 1152 della Biblioteca del Trinity College di Dublino].

CALCAGNINI CELIO.

843. Calcagnini T. G., Commentario della vita e degli scritti

di G. Calcagnini. Roma, 1818.

844. SissA L., Della vita e degli scritti di C. Calcagnini, ferra-

rese Ferrara, 1864.

845. Piana Ern., Ricerche ed osservazioni sulla vita e sugli

scritti di C. Calcagnini, umanista ferrarese del sec. XVI.

Rovigo, Vianello, 1899.

CALVI FRANCESCO DA MENAGGIO, TIPOGRAFO.

846. Erasmo D., Epistulae. Leyden 1793.

Ivi, Epistole 307, 318, 319, 330, 1007, 1680, parla

cou lode dell'individuo e della sua dottrina.

847. Maiocchi R., L'introduzione della stampa a Pavia, in

«Boll. Soc. Pav. St. Patria», 1902.
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848. Mercati G., Notizie varie di antica letteratura e di biblio-

grafia Roma, Vaticana, 1917.

Il III studio del voi. è tutto dedicato al Calvi e alle

sue relazioni con la Riforma e con Lutero.

CAPECE SCIPIONE, « IL LUCREZIO CRISTIANO ».

849. Ametrano Scipione, Della famiglia Copece. Napoli, 1603.

850. Tafuri G. B., Istoria degli scrittori nati nel regno di Napoli.

Napoli, 1744-70.

Cfr. ivi l'articolo: Scipione Capeee.

851. Schiavello G., Scipione Capeee, umanista del sec, XVI.

Studio. Napoli, R. Pesale, 1900.

CARACCIOLO {Famiglia).

852. De Pietri Fr., Historia cronologica della famiglia Carac-

ciolo. Napoli, 1605, 8.

CARACCIOLO ANTONIO: VESCOVO DI TROYES.

853. Paschal Arturo, Antonio Caracciolo: vescovo di Troyes.

Roma, Casa Edit. Bilychnis, 1915.

CARACCIOLO GALEAZZO.

854. Balbani Nicolò, Storia della Vita di G. Caracciolo, chia-

mato il signor Marchese. Ginevra, 1581. 16.

Liln'o prezioso autorizzato nel 1587 dal Consiglio

ginevrino. Tutti gli storici della Riforma e dei rifor-

misti attinsero a questa fonte, così il De Thou, Gian-

none, Gerdos, Me Cric, Joung, ecc. Venne tradotto

in francese nel 1587 e poi nel 1681 da Vinc. Minu-
toli e nel 1682 (Amsterdam) da N. Teissier de Letans.

In tedesco lo tradusse, nel 1596, Nicola Setzner

(Basel).

Nello stesso 1596 venne pure tradotto in latino.

Lo tradussero in Inglese, nel 1608, W. Craschaw
(London), un secondo traduttore nel 1677, e, infine,

M. Betts, nel 1907 (London).
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ili Italia Io ripubblicò il prof. Coinba Emilio, nel

1875 (Firenze, tip. ClaudiaDa), secondo la copia

fattane fedelmente sull'esemplare della biblioteca

imperiale di Berlino, nel 1874, da Al. Vinay.

855. Heter Th., Note sur Galeace Caracciolo. Genève, Eamboz

<& C, 1854.

856. BoNNET J., Le marquis de Vico. Episode de la Eéforme en

KaZte, in « Bull. hist. prot. fran9.», pp. 173-193. Avril, 1869.

Pel marchese G. Caracciolo cfr. pure: Registres da
Conseil de Genève, anni 1551 e 1559-60. Ginevra.

CAKAVIA ALESSANDRO.

857. Urbani De Gheltof G. M., Caravia Alessandro: suo pro-

cesso per pubblicazioni contro la fede, in « La Biblioflla »,

anno VI, pp. 296-297. Firenze, 1904.

858. Rossi Viti., Un aneddoto della Storia della Riforma a

Venezia, in « Scritti vari di erud. », Torino, Bocca, 1912.

CARNESECCHI PIETRO.

859. Lettere volgari di diversi nobilissimi uomini, Venezia, Aldo,

1564. 4.

Ivi, Voli. I e II ci sono varie lettere scritte e rice-

vute da P. Carnesecchl.

860. Pii V, Litterae super crcationem Cosimi Medicis in ma-

gnum Ducem provinciae Etruriae Ei subjectae. Floren-

tiae, Junta, 1570, 4.

861. ScHELHORN J. G., De Tetri Carnesecae martyrio. Obser-

vatio, in « Amoen. hist. Eccl. et litter. ». Ulma, Voi. II,

pp. 180-209. Anno 1737.

862. Galluzzi I. Rio., Storia del granducato di Toscana sotto il

governo della casa Medici. Firenze. G. Cambiagi, 1781.

863. MoRERi DoM., Della solenne incoronazione del Duca Co-

simo de' Medici in Granduca di Toscana fatta dal S. p.

Pio V: ragguaglio di Cornelio Firmano con note e illustra-

zioni. Firenze, Margheri, 1819.
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864. Serristort Av., Legazioni di Av. Serristori, ambasciatore

di Cosimo I a Carlo V e in corte di Boma. Firenze, 1853.

865. GiBBiNGS Ricii., Beport of the Trial and maHijrdom of

Pietro CarneseccM, somctime secretary to pope Clement VII

and apostolic Protonotary. Transcribed from the originai

M. S. by B. Gibbings B. D. of Trinity College (Dublin).

London, 1856.

866. Gigli 0., I martiri della libertà di coscienza: P. Carnesec-

cM. Firenze, 1863.

867. Manzoni G., Estratto del Processo di P. CarneseccM, in

« Misceli. Stor. Ital. » Tomo X. Torino, Stamp. Reale, 1870.

Fortunata divulgazioiie del famoso prof>esso che, del

resto, si trovava già a pag. 43;{ delle « Legazioni » di

A. Serristori (Firenze, 1853). Questo processo del

Carnesecchi fu trovato fra le carte di Mgr. Anselmo
Dondini al cui zio, is'uuzio Apostolico a Parigi, era

stato spedito affinchè ne tenesse informata Cate-

rina De' Medici.

868. Cantù C, Processo del CarneseccM e il t. X della Miscel-

lanea di Storia Italiana, in Arch. Stor. Ital., Serie III,

13, 1871.

869. CoRAZziNi N., Grandi ital. dimenticati: Pietro Carnesecchi.

pp. 107-179. Firenze, 1873.

870. Bandi G., Pietro Carnesecchi. Storia fiorentina del sec. XVI.

Firenze, Le Monnier, 1873.

871. Buffet L., P. Carnesecchi. Un martyr de la Béforme en

Italie. Tolosa, 1876.

872. IIaase C. H., Process und martyrdom Carnesecchi, in

« Jarbucli. prot. theol. u. Kir. », III, 1877.

873. Benratii K., P. CarneseccM, una vittima delVInquisi-

zione Bomana, in « Aus alien Zeiten und Landen », I,

1883.

Lavoro tedesco, su proziosissimi documenti.
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874. WiTTE L., Pietro Carnesecehi: un quadro della storia dei

Martiri italiani. (Tedesco). Halle, 1883.

J. T. Betts tradusse in inglese questo libro del VVitte

sotto il titolo: A glance at the italian Inqvisition. A
sketch of P. Cameseccìd. London, 1885.

875. Bruni L., Cosimo I Z)e' Medici e il processo d'eresia del

Carnesecehi. Contributo alla Storia della Eiforma in Ita-

lia, con l 'aiuto di nuovi documenti. Torino-Firenze -

Bocca, 1891.

876. Id. Id., P. Carnesecehi, in « Don Chisciotte », 23 Sett. 1899.

877. Agostini A., P. Carnesecehi e il movimento valdesiano.

Firenze, Seeber, 1899.

878. Venocchio Maffei, Dal titolo di Duca di Firenze e Siena

a Graruluca di Toscana. Firenze, Seeber, 1905.

879. Carcereri L., Cosimo I dei Medici e il titolo di Granduca

di Toscana, in « Ateneo Veneto », pp. 310-322. Venezia,

1900.

880. Id. Id., L'erezione della Toscana a Gran Ducato e la poli-

tica europea tra il 1569 e il 1576. Verona, Soc. tip. coop.,

1912.

Per il Carnesecclii cfr. anche lo storico Laderchi e

L. Settembrini nella « Storia lett. ital. «. Napoli, 1887.

CASTELVETRO LUDOVICO.

881. Castelvetro Lud., juniore, Lodovico Castelvetro. Modena.

Biografia scritta dal nipote.

882. Muratori L. A., Vita e opere critiche di L. Castelvetro.

Lione, 1727.

883. Lebret J. F., Anecdota de L. Castelvetro ejusque scriptis.

S. 1. 1763. 4.

884. Klemm A. G., Anedocta de L. Castelvetro ejusque scriptis,

in primis Locorum Melanchtonis in linguam italicam ab

ipso translatorium editione, in « Nov. Amoen. litter. ».

Stuttgart, 1773.
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885. Venturi G. B., Elogio di L. Castelvetro. Modena, 1778.

886. Pericaud A., Wilson, Postel e Ludovico Castelvetro. Fragni.

extraits d'un supplém. à VHistoire littér. de Lyon du p.

Colonia. Lyon, 1850.

887. SiLiNGARDi Gius., Lod. Castelvetro ed i suoi tempi. Mo-

dena, Moneti e Namias, 1873.

888. Ploncher Att., Sulla vita e sulle opere di Castelvetro. Co-

negliano, Cagnani, 1879.

889. Sandonnini Tom., Lodovico Castelvetro e la sua famiglia.

Bologna, Zanichelli, 1882.

890. Masi Enr., Studi e ritratti. Bologna, Zanichelli, 1882.

891. Eenier K., Il protestantesimo del Castelvetro, in « Prelu-

dio », n. 20. 1882.

892. Franciosi G., L. Castelvetro. Sposizione a 29 canti delVIn-

ferno Dantesco, in « Accad. Moden. », Serie 2, 3. 1885.

Nello scorcio del ecc. XIX, nell'Aichiv. del Collegio

di S. Carlo a Modena fu ritrovato \\n Codice mss.,

creduto perduto, L. di Castelvetro. Esso conteneva

il suo " Commento » ai primi 29 canti dell'Inferno

di Dante.

893. Vivaldi D., Una polemica del 500 e le polemiche sulla

lingua. Napoli, Morano, 1891.

894. Capasso D., Ach., Note critiche sulla polemica tra A. Caro

e L. Castelvetro. I^apoli, Trani, 1896.

895. Bertoni G., Giammaria Barbieri e Lud. Castelvetro, in

«Gior. Stor. Lett. Ital. », Voi. 46, pp. 383-400, 1905.

896. Cavazzuti G., Lodov. Castelvetro. Modena, 1903.

897. TuRRi Vitt., La Canzone dei Gigli, in « Giorn. d'Italia »,

29 Dicembre 1912.

898. Cecchi Em., Pedanteria lirica, in « Giorn. d'Italia ». 22

Die. 1912.

Cfr. anche B. Varchi: Dialogo della Lingua, e Aj-

chivio del Conte Priui in Reggio Emilia.
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CATINARI DA FORLÌ {Famiglia).

899. Cfr. nel Trinity College di Dublino le Varie sentenze del

8. O^eio di Roma contro i forlinesi Catinari Battista,

Giovanni e Francesco. Ivi, foli 219-221 e 223.

CELIO MAGNO.

900. PiLOT An., Del Protestantesimo a Venezia e delle poesie

religiose di Celio Magno, in « Ateneo Veneto », Marzo

-

Aprile 1909.

CENTURIONE AGOSTINO.

901. Carcereri Luigi, Ag. Centurione, mercante genovese, pro-

cessato per eresia e assolto dal Concilio di Trento (1563),

in «Arcli. Trentino», pp. 65-99. Trento, 1906.

CIURLETTI G. ANTONIO.

902. Carcekeri L., Appunti e documenti sull'eretico Giovanni

Antonio Zurletta {Giurletti). In « Riv. Trident. », n. 1,

Marzo 1909.

CYBO-VARANO CATERINA

DUCHESSA DI CAMERINO.

903. Bekni Fr., Orlando Innamorato. Canto 61, strofe 6 e 7.

904. Firenzuola Ag., Opere. Voi. I, p. 83 ss. Firenze, 1848.

905. LiTTA P., Famiglia Varano.

906. ViANi G., Memorie della Famiglia Cyho, pp. 85-87. Pisa,

1818.

907. Benrath K., Viia di Caterina Cibo (Tedesco).

908. Feliciangeli Bern., Notizie e doc. sulla vita di Caterina

Cybo-Varano, duchessa di Cameriiw. Camerino, Favo-

rino, 1891.
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CKUDELI TOMMASO.

909. Sbigoli F., TJn poeta toscano a tempo dì Gian Gastone:

Tommaso Crudeli, in «Nuova Antol. », 29, 1881.

910. Saltini E. G., Tommaso Crudeli e i primi Framassoni in

Firenze, in « Arcli. Stor, Ita!.», 1, 1886.

CELIO SECONDO CURIONE.

911a. Stufano Giov. Nicolò, Oratio panegyrica de C. S. Cu-

rionis, vita et obitu. Basilea, 1570. 4.

Fu ripubblicato da G. J. Schelhorn nelle "Amoeui-

tatea hist. Eccl. » col seg. titolo : Oratio pauegyrica

de Coelii S. Curiouis, vita atque obitu, habita Basi-

leae, anno 1570, in magna Procenmi et >luventntis

Accademiae Basileensis pauegyri a Job. Nicolao St;i-

pauo, Med. Doctore et Profes^^ore. Francfort, 1671.

9116. Streuber Th., Celio 8. Curioni, tmd scine jamiliae,

in «Basler Tasclienbucli)). 1853.

912. ScHMiDT C, Celio Secundo Curioni, in « Zeitsc. f. histor.

Theol. » di C. Eiedner, IV, 1860.

913. ScHADE Oskar, Satire e Pasquinate al tempo della Biforma

(Tedesco). Hannover, 1863.

914. Gnoli Dom., Le origini di Ilaestro Pasquino. Roma, 1890.

915. BONNAT J., La jamille de Curione. Eécit du seizième siede.

Bàie, Schein., 1878.

916. HoENNECK, Celio Secundo Curione (Tedesco), in « Neu

KircM. Zeitsch. », 1901.

DANNA MATTEO, APOSTATA VALDESE.

917. Gross P., Examen des motifs qui ont porte monsieur Danne

à changer de réligion. 1678.

918. Jalla J., Matteo Danna. Un precursore del Puseismo, in

«BuU. Soc. hist. Vaud. », Torre Pellice, 1892.

Pel medesiujo cfr. i suol due scritti autivaldesi: •
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O. M. O. B. Danna, La religione romana riconosciuta

la religione dei Santi, Ssnia et divina la fede degli

apostoli, dei padri, et ortodossi: e la chiesa che la pro-

fessa riverita come sola cattolica greggia, e sacra

sposa di Christo. Luserne, 1678.

Iti. Id., Les colonnes de la religion cath. inébran-

lables aux attaques de leurs adversuires, propcsées aux
habitants de S. Jean en la vallee de FAiserne. Torino,

1079.

DIODATI GIOVANNI.

919. DlODATi Giov., Briève relation de mon voyage à Venise

en Septembre 1608. (Pubblicato da E. De Bude nella

« Semaine Religieuse «). Genève, Bounant, 1863.

920. ScHOTEL G. D. J., Biodati. S. Gravenh, 1844.

921. N. N., Lettres trouve'es. Pages historiques sur une épisode

de la vie de Jean Diodati. Genève, Fick, 1864.

922. De Bude E., Vie de Jean Diodati, théol. genevois. Lau-

sanne, Bridel, 1869.

Nel 1870 la biogr. del De Bude fu tradotta libera-

mente e anonimamente in italiano (E. De Budó:
Vita di G. Diodati; Firenze, Claudiana, 1870). L'ano-

nimo traduttore fu il oh. dott. Tito Chiesi di Pisa.

923. Dardier Ch., Jean Diodati à Nimes, in « Jour. Prot.

fran?. », n. 1 à 2, 1882.

824. Senebier J., Hist. littér. de Genève. Genève, 1786.

Ivi, pel Diodati, pp. 79-86 del tomo II.

925. Betts M., Life of Giovanni Diodati, Genevese, theologian,

1607. London, Thyne, 1905.

Utilizzazione del lavoro del De Budó.

DIODATI POMPEO.

926. DiODATi P., Mémoires de M.r Pompeo Diodati. Ecrits par

lui en Italien. [Mss. n. 1152 della Bibl. del Trinitv Col-

lege di Dublino].
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DOMENICHI LUDOVICO.

927. BoNAiNi F., DelVimprigionamento per opinioni religiose di

Renata d'Este e di Lodovico DomenicM, e degli o'ffìci da

essa fatti per la liberazione di lui, secondo i doc. délVAr-

chivio Centrale di Stato, in « Giorn. Stor. Ardi. Toscani ».

Voi. Ili, pp. 268 ss. Firenze, 1859.

928. Tessier Andrea, Intorno a Lod. DomenicM plagiario:

osservazioni. Firenze, tip. Coop., 1888.

929. Id. Id., Ancora su Lod. DomenicM plagiario. Fir., Tip.

Coop., 1888.

930. Id. Id., Terzi appunti ed osservazioni sui plagi di L. Do-

menicM. Fir., Coop., 1889.

931. Fermi St., Piacenza letterata, in « Boll. st. piacent. » (pp.

170-171). Piacenza, 1906.

DE DOMINIS MARCO ANTONIO {Arciv. di Spalato).

932. De Dominis M. A., Epistula ad Episcopos Ecclesiae Ghri-

stianae scripta, in qua causas discessus sui ab Episcopatii

exponii. Venetiis, 1616. 8.

933. Fauli V Papae decretum cantra libelluni M. Antonii De
Dominis de profeciione. Romae, 1616, 4.

93*. Beterlinck Laur., Archipresh. Antuerp. Profectionis M.
Ani. De Dominis consìlium examinatum. Antuerpiae, 1617.

935. BouDET Pauli, Pythagorica 31. A. De Dominis, nunc

jam demuni in lupum sub ovina pelle transformati nova

mctempsychosis. Antuerpiae, 1617. 8.

936. Annosi Fidelis Verimontani Theol., (Joan. Flotdi)

Synopsis Apostasiae M. A. De Dominis ex ipsiusmet libro

delineata. Antuerpiae, 1617.

937. N. N., Censura S. Facultatis Th. Parisiensis in libros de

Bepubblica Eccles. auctore M. A. De Dominis apud Joan.

Billium typis excussos anno 1617.
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938. De Dominis M. Ant., Predica fatta da Mons. Marc^An-

Ionio De Dominis, areiv. di Spalatro, la prima domenica

delVAvvento quest'anno 1617, in Londra, nella Cappella

detta delli Merciari, clCè la Chiesa degl'Italiani, ad essa

Natione Italiana. In Londra, appresso Giov. Billio,

1617.

Scritto proibito dalla Congre^. dell'Indice il 1(5

Marzo 1621.

939. N. N., Censura in quaituor priores libros 31. A. De Do-

minis de Repubblica Ecclesiastica. Colouiae Agrippi-

nae, 1618.

940. Becani Mart., De Bepub. Ecclesiast. contra M. A. De

Dominis, libri quoattuor. Maguntiae, 1618.

941. Leon. Ilarii, prof. Coloniensis, contra haeresim et schisma

M. Antonii Spalatensis. Coloniae. 1618.

942. NardiVIS Bai,tii., Expunctiones locorum qui ex prima parte

Beipubblicae M. A. De Dominis male per compendium

videntur congesti. Parisiis, 1619.

943. Ambr. a Mediol. De Eusconibus de Cumis, Triumphus

cathol. veritatis a Simone Mago usque ad 31. A. De Do-

minis deportatus. Venetiis, 1619.

944. Annosi Fidelis, Rypocrisis 31. Antonii detecta. Antuer-

piae, 1620.

945. BovERii Zacchariae, Cappuc, Censura parenetica in

quattuor libros de Bepubblica Eccles. 31. A. De Dominis,

Mediolani, Tip. P. Malatesta, 1621.

946. Hall Gius., Boma irreconciliabile. Jionito a M. Antonio

De Dominis (Inglese). Londra, 1622.

Scritto dall'anglicano G. Hall, per ordine del re

d'Inghilterra, per dissuadere il De Dominis dal fare il

viaggio a lloma.

947. CoEFFETAU Nic. (domenicano), Pro sacra Monarchia

Eccles. CathoUcae adversus Bepublicam M. A. De Do-

minis, Lutetiae Parisiorum, 1623.
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948. DoMiNis (De) M. A., Archiep. Spalat., -S'iti reditus ex

Anglia consiUum exponit. Eomae, Tip. Cam. Apostolioae,

1623.

949. Alter EceboUus M. Antonii, ardi. Spalat, pluribus do-

minis inservire dodi. Lendini, 1624.

950. Crakanthorp Eicardi, Dejensio Ecclesiae Anglicanae

contra M. Ard. De Dominis injurias. Lendini, 1615.

Queste due ultime opere ohe concludono il noven-

nale dibattito suscitato dall'arciv. De Doininis, an-

glicizzato e ricattolieizzato, sono una difesa pole-

mica della chiesa anglicana messa in causa dall'arciv.

ritornato a Roma.

951. Rados Ant. M. Vittuki, Saggio sopra 31. A. De Dominis.

Ragusa, 1711.

952. Carrara Dott. Fr., Schizzi hiografici di M. A. De Domi-

nis, in « Gazzetta di Zara », n. 27, 1847.

953. Batti R., L'interdetto di Paolo III e VArciv. di Spalato,

in « Riv. Dalmata», n. s. 1, 1907-1908.

FABIANI, FRA TOMMASO DA MILETO.

954. GiBBiNGS RiCH., Becords of tìie Boman Inquisition; case

of a minorite friar, who was senfenced hy Si. Charles Bor-

romeo io he walled up, and who having escaped icas

hurned in effigy. Dublino, 175:}. (Edited with an english

translation, notes ac facsimiles of signatures by Bev. Gib-

bings).

tjuesta storia, concernente fra Tommaso Fabiani,

minore conventuale di Mileto (Catanzaro), risulta

da due documenti, 16 Die. 1564 e 8 Novembre 1565

— già appartenuti agli Archivi Romani ed ora

nella Biblioteca del Trinity College di Dublino.

FALLOPPIA GABRIELE.

955. Campori G., Lettere inedite di G. Falloppia e doc. relativi

al medesimo, in Dep. St. Patr. Prov. Modenesi, parte 2*,

1864.
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FANNIO FANINO DA FAENZA
E DOMENICO DA BASSANO.

956. Negri Francesco, De Fanini faventini ad Dominici bas-

sanensis morte, qui nuper oh Ohristum in Italia romani

Pontificis jussu impie occisi sunt, brevis historia. Chia-

veuna, 1550.

Cfr. pure l'ampio studio che fece su F. Faiiino T.

Beza, in » Icones virorum illustriuui », Hh, ii. Gi-

nevra, 1580.

957. Della Rovere Giulio (da Milanoi, Passione di Fa-

nino martire.

È dell'anno 1552 e si trova nella Biblioteca della

città di Zurigo. D. 351.

958. Balduzzi L., Bagnacavallo e Vultima signoria degli Estensi,

in « Atti e Memorie Dep. St. Patria per Romagna »,

Voi. IV, p. 287.

FERRO GIOVANNI.

959. Carcereri Luigi, Giovanni Ferro, bolognese, processato

per eresia, in « Archiginnasio », anno V, fase. VI. Bologna-

FLACIO MATTEO, DALMATA.

960. Heluelin Gaspar, Christliche Predigt iiber die M. Flacii,

Illyrici, Weyland getrewen Dieners und Mdrtyrer Jesu

Christi. S. 1. 1575. 4.

961. Sonntag Ch., Dissertano de praeciporum quoruììdam fheo-

logorum saecuU XVI et XVII, Lutheri, Flacii, ecc. Al-

torfli, 1710.

962. RiTTER J. B., Leben und Tod M. Flacii (Tranovich) Illy-

rici {con ritratto). Leipzig, 1725.

963. Narratio actionutn et certaminum 31. Flacii ab ipso concio-

nata, in « Schlusselburgii Catal. liaeretic. », Lib. XIII,

p. 802.
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964. WiGANDi J., Vita Flacii ex autographo.

965. NiCEEON Gio. Pietro. 3Iémoires. Paris, 1727-1745. Vie

de 31. Flacius. 111., t. XXIV, pp. 1 ss.

966. Stulli, Lettera a W. Lampredi relativa a M. Flacio, in

« Antolog. », p. 128, 1826.

967. TwESTEN A., II. Flacio lUyricus. Berlin, 1844.

968. Heimburg E. A. H., Oratio de 21. Flacio Illyrico, profes-

sore olim Jenensi, fortissimo atque acerrimo theologiae

Lutheranae propagatore. Jenae, 1843.

969. Preger W., M. Flacio Illirico e il suo tempo (Tedesco).

Voi. 2. Erlangen, 1859-61.

970. Navitovich Erm., Dott., Flacio. Studio biografico-storico.

Fiume, 1886.

971. Cabrol Fer., La messe de Flacius Illyricus, in « Eev.

bónédect. de Maredsous », pp. 151-164. Maredsous, 1905.

Pel Flacio qualche ricerca si potrebbe fare nella

Biblioteca della Università di Helmstadt dove passò

la riochissima libreria privata di M. Flacio, venduta
nel 1597 in Francoforte al Duca Enrico Giulio di

Braunschweigr.

Pel medesimo cfr. pure:

Lucini E., M. Flacio di Albona. Notine e docum.
Pola, 1869.

Zundt, Le Centurie di Magdeburgo, 1885.

Marussi V., Mattia Flacio (Uìi istriano campione

della Riforma). In « Bilychnis », anno IX, VII, pp.
50-52. Koma, Luglio 1920.

FLAMINIO M. ANTONIO.

972. Manantius, Vita Flaminii: Prefazione ai « Carmina »

di Flaminio. Patavii, 1727.

973. Neander a.. Cenno storico su M. A. Flaminio e il sorgere

della Eiforma in Italia (Tedesco). Berlino, 1837. 8.

974. ScHLUTER C. B., 31. A. Flaminio e i suoi amici (Tedesco).

Magonza, 1847.
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975. Costa Em., M. A. Flaminio e il card. Aless. Farnese. Do-

cumenti inediti, in « Gior. Stor. Lett. Ital. ». Voi. X, 1887.

Accenno alla questione dell'adesione del Flaminio

aila Riforma.

976. Troter F., 31. A. Flaminio: testimonianze di contempo-

ranei. Vittorio, 1893.

977. Santalena Ant., La vita e il tempo di M. A. Flaminio.

Treviso, Turazza, 1895.

978. CuccoLi Erg., Ilare'Antonio Flaminio. Studio con docu-

menti. Bologna, Zaniclielli, 1897.

979. BiADEGO Gr., M. A. Flaminio di servigi di G. M. Giberti,

vescovo di Verona, in « Atti Ist. Veneto », Serie Vili,

p. II, pp. 209-228. Venezia, 1905-06.

980. Grilla, Oinqtie lettere inedite di M. A. Flaminio, in

Romagna, 4, 1907.

981.

FLORIO BENEDETTO o LORENZO TIZZANO.

Per fonti storiche su B. Florio (Tizzauo Lorenzo) cfr. :

a) Comba Em., Riforma nel Veneto e Istria (Fir.,

1897), pp. 477-519.

6) Berti Dom., in Atti Ac<!. Lincei (Se. mor. stor.

e fìlos.). Serie III, Voi. Ili, pp. 61 ss. Roma, 1877-78.

FONZIO BARTOLOMEO.

982. FoNzio Bart., M. Bucero, de Sacramentis Ecclesiasticis,

in « Com. August. agitatis », 1531.

Ms?. in Bibl. Marciana di Venezia — lat. class. 14,

codice 201.

983. CoMBxV Em., Bart. Ponzio, in: I nostri Protestanti nel Ve-

neto e nelVIstria, pp. 83-115. Firenze. Claudiana, 1897.

984. Benrath Carlo, Lettera sul Ponzio al prof. Em. Comba,

in « Riv. Crist. », pp. 177-179. Giugno 1899,

985. Frati L., Bime inedite di Bart. Ponzio, in «Gior. Stor.

Lett. Ital. », pp. 287-297. Torino, 1906.
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GALATEO GIROLAMO.

986. Galateo Hieronimo, Apologia cioè defensione di Hiero-

nimo Galateo, la quale ei scrisse a lo illustrissimo Senato

di Venezia, ne la qual si contengono li principali articoli

del Christiaiiesimo 154L Bologna per Luca Fiorano e

soi fratelli a li 2 fevraro del 154:1.

Rara e preziosa. Ce n'ò tina copia a stampa nella

biblioteca dell'Università di Monaco. Un'altra copia

mss. si conferva nella Guicciardiniana presso la

Nazionale di Firenze, 2-2-16, in folio, fatta, sulla

succitata edizione bolognese del 1541. E un'altra

copia mss., trascritta dal Cicogna, si trova — n. 2935

— nel Museo Correr di Venezia. Di quest'ultima copia

ms=. dette notizia E. Comba nell'^ETco della Venta,

pp. 239-210, Firenze, 1872: o Girolamo Galateo, se-

condo un mss. rinvenuto ip un Museo ».

987. Sanuto M., Diarii (Parla di G. Galateo). Venezia, 1894-

1899.

988. Comba Em., Protestanti nel Veneto e Istria, pp. 53-81.

Firenze, 1897.

989. Id. Id., « G. Galateo », in « Rivista Crist. », Genn. 1773, f. 1.

GALEOTA MARIO.

990. VOLPICELLA Scipione, Memorie su Ilario Galeota, in

« Atti Acc. Napolet. arclieol. Lett. e belle Arti », 1876-77.

991. Benrath K., Mario Galeota, in « Riv. Crist. », anno VI.

pp. 50 ss., Febbraio 1878.

992. Id. Id., Appendice alla Memoria di M. Goleata del Volpi-

cella, in « Atti Acc. Napolet. arch. Lett. e Belle Arti »,

1876-77.

Gfr. pel medesimo:
a) Trattato delle Fortificazioni. Mss. inedito di

M. Galeota presso la Bibl. Naz. di Napoli.

b) Sentenza contro M. Galeota, tra le carte del-

l'Inquisizione di Koma nella Bibl. del Trinity Col-

lege di Diiblino.
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GAUDENZIO DI LUCCA.

993. N. N., Adventures of Signor Gaudentio di Lucca, being the

substance of his examinaUon before the fathers of the In-

quisition at Bologna, with crilical note of the learned

sig. Bhedi. London, Kicliardson, 1763. 12.

GELIDO PIETRO.

994. Jalla J., Pietro Gelido, segretario jjapale, residente fioren-

tino a Venezia e ministro evangelico in Piemonte, in

« Riv. Cristiana », Giugno-Ottobre 1899.

GENTILI ALBERIGO.

995. De Giorgi Al., Della vita e delle opere di A. Gentili. Par-

naa. Adorni, 1866.

996. RiGER W. A., Commentano de Alberto Gentili, Grotio ad

condendam Juris Gentium disciplinam, viam praeeunte

Groningae, 1868.

997. Benigni Tel., Elogio di Alb. Gentili, in « Antic. Picene

dell'ab. Colncci », Tomo VII.

998. Foglietti, Cenno sulla vita e sulle opere di A. GeìitiU,

in «Boll, legale di Macerata», Anno II, nn. 31-33,

Aprile-Maggio 1875.

999. Holland T. E., Inaugurai lecture on Albericus Gentili,

London, 1874, e Roma, Loescher, 1884.

1000. Speranza G., A. Gentili. Studi. Roma, Pallotta, 1876.

1001. Como Alerico, A. Gentili e Pierino Belli da Alba. Alba,

Marengo, 1878.

1002. Saffi Aur., Di A. Gentili e del Diritto delle Genti. Bolo-

gna, Zanichelli, 1878.

1003. Marson L., a. Gentili: Discorso. Macerata. Ilari, 1885.

1004. Scalvanti 0., L'esame di laurea di A. Gentili nell'Ateneo

di Perugia, 1572, in «Ann. Univ. di Perugia», 1898.



— 110 —

1005. Valdarnini a., a Gentili, fondatore del Diritto Interna-

zionale. Macerata, Bianchini, 1908.

1006. Agabiti Ennio, A. Gentili, fondatore della Scuola del

Dir. Intern. Fermo, Desideri, 1908.

1007. CoMBA Ern., Una gloria 'purissima del 'protestantesimo

italiano: A. Gentili, in « La Luce ». Firenze, 27 Die. 1917.

Cfr. pure:

a) « Giorn. Napolet. di Filos. e Lettere », Anno I,

fase. 5 -fi.

b) « Nuova Aiitolog. », 15 Nov. 1917.

e) «Lettura», Milano, NoTembre 1917.

GENTILI SCIPIONE {fratèllo del preced.)

1008. KoENiG G., Leichpredigt auf Scip. Gentilis. Nurnb., 1617.

1009. PiccART MiCH., Laudatio funebris Se. Gentilis. Noremb.,

1617.

1010. MoNTECHiARi G., Elogio storico di Se. Gentili. Macerata,

1816.

GENTILIS VALENTINO e GALLO NICOLA.

1011. N. N., Valentini Gentilis teterrimi haeretici impietatumet

triplicis perfìdiae et perjurii brevis explicatio. Ginevra,

1567.

Con prefazione di Teodoro Beza.

1012. Aretius Benedictus (orig. Martin Valentini Gentilis

brevis historia, auctore D. Benedicto Aretio. Genevae, 1567.

N'esifite una trad. inglese fatta sulla succitata, per

uso del Dott. Sherlock, pubblicata a Londra nel 1 696.

1013. Spiriti Salv., Memorie degli scrittori cosentini. Napoli,

1750.

1014. Fazy Henry. Trocès de Valentin Gentilis et de Nicolas

Gallo (1558), publié d'après les documents originaux. Ge-

nève, Georg., 1878. 4.
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1015. CoMBA Em., Valentino Gentile, un nuovo Servetof, in

« Riv. Crist. », Genn.-Febbr. 1899.

Pel medesimo cfr. anche Atti ufficiali del suo pro-

cesso couservati nell'Archivio di Ginevra.

GIANAVELLO GIOSUÈ, U Garibaldi dei Valdesi.

1016. N. N., Le grand Barbe, ou recit tres veritable de ce que

faict Josué Janavel dans les Vallées de Luserne, 1666.

1017. MusTON Al., Le bras de Dieu dans la persécution. Eistoire

de Vhéroiqùe défense des vallées vaudoises par Josué Ja-

navel. Paris, 1850. 12.

1018. D'Albarella V., Gianavele. Storia del secolo XVII. 3

Voi. Torino, 1854-1855.

1019. Meille P. e. e Gugl., Josué Janavel. 1883.

GIANNONE PIETRO.

1020. Lebret J. Fr., Abyuratio D. P. Jannonii ab eo sponte

facta Taurini in carcere, sito ad portam Padanam, die

4 aprilis 1738. Erlang., 1763.

1021. Labanca Bald., Saggio di Storia del Cristianesiìno nel

Triregno di Pietro Giannone. Roma, Loesclier, 1874.

1022. OccELLA P., P. Giannone negli ultimi dodici anni di sua

vita in « Cur. e ricerche storia subalp. », 1879.

1023. PiERANTONi A., Autobiografia di P. Giannone. I suoi

tempi e la sua prigionia. Appendice, note e documenti ine-

diti. Roma, Perino, 1890.

1024. Gian Vitt., L'agonia di un grande italiano sepolto vivo,

in « Nuova Antol. », S. IV, pp. 103, 1903.

1025. Gentile Giov., P. Giannone, plagiario e grand'uomo per

equivoco, in «La Critica», pp. 216-251, 1904.

1026. Caraballese F., L'ultimo denigratore di P. Giannone,

in « Rass. Pugl. », Voi. XXI, pp. 338-346. Trani,Bari,1905.



— 112 —

1027. NiccOLiNi F., Vita di Giannone, scritta da lui medesimo,

per la prima volta integralmente pìihhlicata. Napoli,

Pieno, 1905.

1028. Moggia G., Il sentimento religioso di P. Giannone, in

« Eiv. Crist. », pp. 41-50. Tir., Febbraio 1906.

1029. Andriulli G. A., P. Gianr\one e Vanticlericalismo napo-

letano sui primi del Settecento, in « Arcb. Stor. Ital. », S. V,

Voi. 38, pp. 93-136. Firenze, 1906.

1030. Gian Vittorio, La causa di P. Giannone, in « Fanfulla

della Domenica », 21 Luglio. Roma, 1907.

1031. NiccoLiNi F., Bibliografia Giannoniana, in « Arch. St.

Napol. », 34-35, 1909-1910.

1032. Cipolla C, Scipione Ilaffei e Ustoria di P. Giannone,

in « Accad. Lincei (Mem. se. mor.)», S. V, 19, 1910.

1033. Dolci Giulio, La professione di fede e Vabiura di P. Gian-

none. Camerino, Tonnarelli, 1911.

Cfr. pure E. De Bude, Vie- de Jacob Fernet, théol.

genev., 1698-1789, Losanna, 1893. (Il Veruet fu in

relazione con P. Giannone).

GIROLAMO (FRA) DA FIRENZUOLA.

1034. Carcereri Luigi Cenni sull'eresia protestante e documenti

su fra Girolamo da Firenzuola, penitenziato a Verona,

1542-1550, in «Atti Accad. Agricol. Lett. Se. Arti e

Comm. » di Verona, Serie IV, Voi. XI.

GIULIO DA MILANO {fra Giulio Bella Bovere).

1 035. De Leva G., Giulio da Milano, in « Arcb. Ven. », Tomo VII.

p. 1, 1874, e pp. 235-249.

1036. CoMBA Em., Giulio Della Bovere, in « Protest, in Veneto

e Istria», pp. 153-182. Firenze, Claudiana, 1897.
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1037. Capasso Gaet., Fra Giulio da Milano, in « Arch. Stor.

Lombardo», Serie IV, Tomo XXXVI, pp. 387-402,

Anno 1909.

Per il medesimo cfr. :

a) Atti del suo processo, in Arch. Veneto. Busta I,

n. 1.

6) Suoi scritti, in Bibl. Civica di Zurigo. Voi. D. 351.

e) P. Tacchi Venturi: Storia della Compagnia di

Gesù. (Milano, Albrighi, 1910). Un nuovo documento,
N. 30, pp. 507, 509.

d) Leva De, Storia documentata. III, pp. 371 ss.

GOYNA GIO. BATTISTA DI PIRANO.

1038.

Per questo celebre medico e letterato cfr. Atti e

Memorie Soc. Istr. di Archeol. e Stor. Patr., Voi.

Il, I e II.

GONIN MARTIN (Barba Valdese).

1039. Meille P. e. Gugl., Barba Martin Gonin. Torre Pel-

lice, 1887.

Cfr. Ancora: « Processus centra Barbam Martinum ».

E in Appendice, a pag. 307 segg. dell'opera deU'OUix:

Some remarks upon the eccles. history of Churches of

Piedmont. London, 1690.

GONZAGA GIULIA, CONTESSA DI FONDI.

1040. Affò Ireneo, Vita di Donna Giulia Gonzaga. Parma, 1781.

1041. Valdes Juan, Letter to Julia Gonzaga. London (Trans-

lated by J. F. Betts).

1042. Amante Bruto, Giulia Gonzaga, contessa di Fondi e il

movimento religioso femminile nel sec. XVI. Bologna,

Zanichelli, 1896.

1043. Benrath K., Giulia Gonzaga: profilo della sua vita de-

sunto dalla storia della Biforma in Italia (Tedesco).

Halle, Niemayer, 1900.
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1044. CoMBA Em., G. Gonzaga: vicende e progressiva idealità

della più bella donna dei tempi della Bifonna, in « Riv.

Crist. », Firenze, Maggio-Luglio 1900.

1045. ScHAEFFER E., Das Bildnis der Giulia Gonzaga von Sa-

bastiano Del Piombo. Berlino, 1906.

1046. Algranati G., Notizie inedite intorno a G. Gonzaga, in

« La Eass. Ital. », pp. 63-70. Napoli, 1908.

1047. Paladini G., Giulia Gonzaga e il movimento valdesiano,

Napoli, Sangiovanni, 1909.

1048. Hare Cr., a princess of the italian Eeformation, G. Gon-

zaga, 1513-1566. London, Harper, 1912.

1049. Croce Ben., Un angolo di Napoli. Bari, Laterza,

1912.

Per la medesima cfr.

a) Suo testamento in Archiv. di Stato di Napoli.

6) Sue lettere inedite — circa 300 — in Bibl.

Estense, nelle Bibl. Nazionali di Firenze e di Napoli

e negli Archivi particolari dei Gonzaga e dei Capi-

lupi.

GRATAROLI GUGLIELMO.

1050. Gallizioli G. B., Bella vita, degli studi e degli scritti di

Guglielmo Grataroli. Bergamo, 1788.

1051. FoRNONi Elia, Il vecchio palazzo dei Grataroli in Bergamo,

in « Arte Ital. Dee. e Industr. », Volume XIV, pp. 53-56

(Due tav. e iUustr.). IMilano, 1905.

. Per altre preziose notizie sul med. cfr. Mss. n. 1161

nel Trinity College di Dublino.

GRIBALDI MATTEO MOFA.

1052. Nani C, Bi un libro di Matteo Gribaldi Mofa, giurecon-

sulto cMarese del sec. XVI, in « Mem. R. Acc. Scienze a

Torino », S. 2, 35, Torino, 1884.
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GEILLENZONE aiOYAÌ^Ì^I{fondat.delVAccademia di Modena).

1053. Castelvetro Lue, Vita di Giov. Grillenzone. Modena).

Questa vita scritta da L. Castelvetro precedeva le

1 opere varie critiche » di G. Grillenzone. Fu data la

prima volta in luce da L. A. Muratori e venne ristam-

pata a Bologna, tipogr. Fava e Gavagnani, nel I8tì6.

GKIMANI GIOVANNI, PATRIARCA DI AQUILEIA.

1054. Paglini F., Oratio in junere J. Grimani, patr. aquileiensis.

Venet., 1593.

1055. Caecereei Luigi, Giovanni Grimani, patriarca d'Aqui-

leia, imputato di eresia e assolto dal concilio di Trento.

Bologna. Zanichelli, 1907.

1056. Battistella A., L'assoluzione del patriarca d'Aquileia,

in « Meni. Stor. Forogiuliesi «. Voi. IX, fase. IV, p. 379.

1913.

LANDÒ ORTENSIO.

1057. Sanesi Ir., Il Cinquecentista Ortensio Landò. Pistoia,

Bracali, 1893.

LEGER GIOVANNI.

1058. Pacifici (P.) Prospero da Parano, L'alato giogo della

legge decaloga... difeso dalle calunnie di Giovanni Leggiero

Eretico Caluinista, Predicante nellaValle di Lucerna, 1649.

Msa. rilegato di polemica cattolica. Consta di 330
pagine, 8, oltre la tavola. Il sig. Wood-Brown lo

trovò a Roma e lo regalò alla Società di Storia Val-

dese di Torre Pellice (Torino) ove si ritrova.

LENTULO SCIPIONE.

1059. Hans (von) Jac. L., Biografia di Se. Lentulo (Tedesco),

in « AUgm. Helvet. ». Eydgenoss. Par. XII, pp. 36-37.

Zurich, 1757.
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1060. Gat Th., Biographie de 8c. Lentulo. Torre Pellice, 1905.

È premessa alla stampa deila « Storia » di Se. Len-

tulo, ricopiata da T. Gay nella Bihl. di Berna ove

conservasi.

Del medesimo cfr. le numerose lettere originali

conservate a Ziirigo nell'Archivio di Stato.

LIFFORDI FRANCESCO.

1061. Bassville H., ia vie et les exploits de Frangois Le Fort.

Genève, 1784.

LISMANINO FRANCESCO DI CORFÙ.

1062. WOTSCHKE Th., Francesco Lismanino, in «Zeitschr.

liistor. Gesellschaft f. die Prov. Posen », pp. 74-76. Po-

sen, 1904.

LUPETINO BALDO.

1063. CoMBA Em., Baldo Lupetino, maiiire della religione e

della libertà {secondo mss. inediti della 8. Inquisizione).

Firenze, Claudiana, 1875.

1064. DoBROVicH Fr., Cenni storici sulla origine e fondazione

del convento di S. Francesco in Cherso. Padova, Anto-

niana, 1896.

MAINARDI AGOSTINO.

1065. Rekatus Camillus [Siculus], Errores, ineptiae, scan-

dola et contradictiones Aug. Maynardi ah anno 1545 et

citra. Chiavenna, 1550.

Libello contro A. Mainardi, scritto dopo essere stato

scomunicato come antitrinitario dal concilio di Chia-

venna del 6 Luglio 1550 .dal siciliano Renato Camillo.

Ha perciò valore di pamphlet.

1066. TiRABOscHi G., Storia della Letterat. Ital. Voi. VII, p. 1,

libro II, e. I INotizie sul Mainardi]. Roma, Salvioni, 1785.
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1067. Bartoli Dan., Vita ed Istituto di S. Ignazio in Capo XLII,

libr. II [Notizie su Agost. Maiiiardi]. Torino, 1826.

1068. Fontana B., Documenti Vatic contro Veresia Inter, in

Italia. D oc. n. 130 e 146 sul Mainardi. In « Arch. Soc.

Rom. St. Patr. », Voi. XV, 1892.

1069.

Pel med. cfr. anche mss. n. 1161: folio cartaceo cou

notizie sul Mainardo, nel Trinity College di Dublino.

MANFREDI [FRA FULGENZIO] compagno di P. 8arpi.

1070. GiBBiNGS RicH., A report oj the Proceedings in the roman

Inqnisition against Fulgenzio Manfredi. London, John

Petheram, 1852.

MANZOLLI PIER ANGELO
IMarcello PaUngenio Stellato].

1071. Mertinazzoli A., Di un poema filosofico del 500 dimen-

ticato dagl'Italiani {Lo Zodiacus Vitae di M. PaUngenio),

in «Filos. Scuole It. », 2, 1884.

1072. Teza Em., Lo v Zodiacus Vitae y> di P. Angelo ManzolK.

Bologna, Fava, 1888.

Fu il dotto Jacopo Facciolati che, in una sua lettera

del 1725 all'Heumann, svelò il nome di Pier Angelo
Manzoni. Prima conoscevasi solo col noni de piume.

1073. Felici Gio. Sante, Marcello PaUngenio Stellato, a pro-

posito delle asserite sue relazioni colla Biforma. Roma,

Balbi, 1897.

1074. PuGLisi M. Salv., Marcello PaUngenio Stellato e lo Zo-

diacus Vitae. Catania, Mattei, 1899.

1075. Troilo Erm., Un poeta-filosofo del 500. M. P. Stellato.

Roma, Voghera, 1912.

1076. Verdi Alb., M. P. Stellato, poeta-filosofo del 500, in

«Giorn. d'Italia», 9 Nov. 1912.
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1077. SoRGiANi G., 21. P. Stellato e il suo poema. Città di Ca-

stello, Lapi, 1913.

Per altre notizie circa le relazioni con la Riforma

di P. A. Manzoni — le cui ossa dis^sepolte vennero

bruciate dall'Inquisizione — ofr. anche Burckhardt:

Z>te Ktiltur der Renaissance in Italie.n, Voi. F.pp. 289,

e Voi. IT, pp. 263 ss. Leipzig, 1899.

MAKESIO GIULIO.

1078. CoMBA Em., Nostri Protestanti. Nel Veneto e nell'Istria

[pp. 672-674]. Firenze, Claudiana, 1897.

1079. Cantù C, Eretici d'Italia. [Voi. Ili, p. 161]. Torino,

U. F. E., 1866.

Pel processo e sentenza del medesimo (Roma 20 e

21 Sett. 1567), cfr. folio 227 nella Bibliot. del Tri-

nity College (Dublino).

E per la sua esecuzione cfr. le «Scritture di S. Gio-

vanni Decollato di Roma», al Voi. VII, p. 78.

MAKGHEEITA DI FRANCIA, Duchessa di Savoia.

1080. Peyre R., Une inìncesse de la Benaissance. Marguerite

de France, Duchesse de Savoie. Paris, Paul, 1902.

1081. Patrt H., Le lìroteslantisme de Marguerite de France,

duchesse de Savoie, in « Bull. Soc. Hist. Prot. Frang, »,

pp. 7 ss. Paris, 1904.

MARTINENGO CELSO.

1082. Ferrari Ottavio, Origo et stemma gentis Martinenghae.

Patav., 1671. 4.

Pel med. cfr. pure la lettera mss. da lui scritta al

carmeUtano p. Angelo Castiglioni da Genova, che

si conserva tra i mss. italiani — N. 1000 — nella

Bibl. Naz. di Parigi.

1083.

MARTINENGO MASSIMILIANO.

Cfr. per suo notizie il folio cartac. n. 1161 nel Trinity

College di Dublino.
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MICHELE (FRA) DA CESENA.

1084. Carlini A., Fra Michele da Cesena e la sua eresia, in

« Romagna », 4, 1907.

MINO CELSO, SENESE.

1085. SoraleVI Gust., Una lettera inedita di Mino Gelsi, se-

nese, al vescovo Claudio Tolomei, 7 Febbraio 1551.

Livorno, Giusti, 1904.

1086. Mino Gelsi, De haereticis capitali supplicio non efficiendis

.

Adjunctae sunt eiusdem argumenti Theodori Bezae et

Andreae Dudittii Epistolac due contrariae. 1584.

Opera interessante che lo rese, col Castellion, r« apo-

stolo della tolleranza». Cfr. pure lo scritto di Teo-

doro Beza: « De haereticis a civili magistratu pu-

niendis libellus, adversiis Martini Bellii farrau'inem

et novomm Academicorum sectam, 1554 ».

1087. ScHEKLHORN Gio. GIORGIO, Dissertatio epistularis de

Mino Gelso Senensi, rarissimae disquisitiones in hereticis

coercendis quatenus progredi liceat, auctore. Ulmae, 1748. 3.

MINUTOLI {famiglia emigrata da Lucca).

1088. Mémoires toucliant la famille de Minutoli de Luques.

Pagine 178, 1720. [È il Mss. n. 1152 della B ibi. del Tri

-

nity College di Dublino].

MOGLIO [FRA GIOVANNI] da Montalcino.

1089. N. N., Historia de Montalcino Bomae interfecto propter

fidei confessionem, Nonis Septembris, anno 1553, pub-

blicata nel 1554.

Preziosissima testimonianza oculaTe scritta da Roma
l'indomani stesso dell'eseciuzione e pubblicata l'anno

seguente. È il più antico ricordo sul Moglio. Teodoro
Elze, pastore tedesco a Venezia, possessore del docu-

mento, lo tradusse in italiano e lo pubblicò a Firenze

nella «Rivista Cristiana», pp. 272 ss. Luglio 1873.
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1090. N. N., Una lapide a Giovanni 3£oglio a Montalcino (21

Aprile 1901), in «L'Italia Evangel. », Aprile, 1901.

Reca il testo della lapide.

1091. F. &., Onoranze a Giov. Moglio, in « L'Italia Evangelica »,

p. U7, n. 19 del 1901.

1092. COMBA Em., La commemorazione di Moglio da Montal-

cino, in « Riv. Cristiana», pp. 192-195. Maggio 1901.

1093. Luzzi G., Discorso per le onoranze di Moglio da Montal-

cino, in «Riv. Cristiana», pp. 179-189. Maggio, 1901.

1094. Bkigidi e. a., Fra Giovanni Moglio, arso vivo in Roma
in Campo di Fiori il 6 Sett. 1553; conferenza. Siena.

Nava, 1891.

1095. COMBA Em., Mollio o Buzio ?, leggenda intorno Montal-

cino, in «Riv. Crist. », pp. 218-225. Giugno 1901.

Per altre notizie sul casato e sul supplizio del Moglio

efr. Archivio di S. Giovauui Decollato in Roma,
Tomo III, folio 6G, 4 Setfc. 1553.

MORATA FULVIA OLIMPIA.

1096. Morata F. Olimpia, Opera omnia. Basilea, Perna, 1558.

1097. NiCERON G. P., Mémoir. des hommes ili.. Olimpia Mo-
rata. Tomo XIV, p. 102 ss. Paris, 1727-45.

Porta, tra l'altro, l'iscrizione funebre posta a lei,

al marito, e al fratello nel tempio di S. Pietro a

Heidelberg.

1098. NOLTEN G. L., Vita Holympiae Moratae. Frankfort-

Hesse, 1775.

1099. TiRABOSCHi Gir., Storia della Letter. Italiana, pp. 61-

63. Tomo VII, Voi. III. Roma, Salvioni, 1785.

1100. MùNCH V. Ern., Olimpia Fulvia Morata: un contributo

alla Storia degl'Intellettuali del Baden (Tedesco). Frei-

burg, 1827.

1101. Knetschre, De Olympia Fulvia Morata. Zittau, 1808.



— 121 —

1102. Smyth G., 0. Morata, her times, Ufe and wriUngs. Lon-

don, 1836.

1103. TuRNBULL, The tiìnes, Ufe and writings of O. Morata.

Boston, 1846.

1104. BoNNET J., Vie d-Olimpia Morata. Episode de laBenais-

sance et de la Eéforme en Italie. Paris, Ducloux, 1851.

La vita di Olimpia Morata del Bonnet è stata

anche pubblicata la italiano dalla tip. Claudiana.

1105. WiLDERMUTH 0., O. Morata: un quadro della vita cri-

stiana (Tedesco), Stuttgart, 1854.

1106. Trollope T. a., 0. Morata, in Decade of It. Women, 1859.

1107. MuLAZZi Virginia, Olimpia Morata. Scene della Biforma.

Bacconto storico del sec. XVI. Milano, 1875.

1108«. Agnelli G., Fulvia Olimpia Jlforato. Ferrara, tip. Soc,

1892.

1108&. MORPURGO Aless., Olimpia Morata (Lettura). Estratto

dall' «Archeografo Triestino». Nuova Serie. Voi. XXI,

fase. II. Caprin, Trieste.

NACCHIANTI [Fra Giacomo].

1109. Carcereri L., Fra Giacomo Nacchianti vescovo di Ghiog-

gia e fra Girolamo da Siena inquisiti per eresia (1548-

1549), in «nuovo Arch. Ven. », 21, 1911.

NEGRI FRANCESCO da Bussano.

Ilio. Vergi G. B. M., Notizie svila vita e le opere degli scrittori

di Bassano. Venezia, 1773.

1111. CarR/ìha F., Memorie sulla vita di Francesco Negri, s.

1., 1794.

1112. Roberti G. B., Notizie storico -critiche della Vita e delle

Opere di Francesco Negri, apostata bassanese, del secolo

XVI. Con una dissertazione intorno alla di lui Tragedia

del Libero Arbitrio. Bassano, Basseggio, 1839.
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1113. Antonibon P., Francesco Negri: racconto storico in versi.

Bassano, Basseggio, 1854.

1114. Chiminelli prof. Luigi, Alcune lettere inedite. Bassano,

1858.

Preziosa, tra l'altro, una lunga e importante lettera

ignorata di Fr. Negri.

1115. Panizza C, Una curiosa tragedia [Cenni biografici e bi-

bliografici]. In « La Scena Sport. », XXVII, n. 20. Fi-

renze, 1891.

1116. Crovato G. B., Francesco Negri e il Libero Arbitrio, in

«La Drammatica a Vicenza nel 500», pp. 81 ss. To-

rino, 1894.

1117. Fraugott Schiess, Bezia: una poesia del sec. XVI di

Fr. Negri da Bassano: tradotta con osservazioni sulla Vita

e sulle opere delVAutore (Tedesco). Chur, 1897.

1118. ZONTA G., Francesco Negri V eretico e la sua Tragedia

« Il Libero Arbitrio », in « Gior. Stor. Lett. Ital. », VoU.

67-68.

1119. CoMPOSTELLA B., Cenni storici e genealogia della famiglia

Negri, nobile di Bassano, in « Boll. Museo Civico di Bas-

sano », IV, 1, Bassano, 1907.

OCHINO DA SIENA [Bernardino Tommasini].

1120. OcHiNO B., Bernardini OcJiini responsio, qua rationem

reddit discessus ex Italia. Super omnia vincit veritas.

Venetiis, 1542.

1121. Id. Id., Prediche del rev. p. frate Bernardino Occhino Se-

nese, Generale dell'Ordine dei Frati Capuzzini, predicata

nella Inclita Città di Vinegia del 1539.

Nel «Prologo» di queste Prediche, datato dal 10

Ottobre 1542, giustifica la sua partenza dall'Italia.

1122. Id. Id., Besponsio ad Marcum Brixiensem, 1543. 8.
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1123. OcHiNO B., Epistola ai Signori di Balia della città di

Siena. Geneva, 1543. 8.

I quattro i)recedenti scritti dell'Ochino sono stati

dn lui composti subito dopo la sua partenza dall'Ita-

lia. Per ciò cfr. anche: «Lettera di f. Bernardino

all'È. M. di Pescara», 22 Agosto 1542. (Mss. nella

Bibliot. di Siena).

1124. Eapiiaelis Comensis, Confutatio haeresis fr. B. Ochini

senensis, Venetiis, per Venturinum Bu^nelluni. A. D.1543.

1125. Catarino Politi Ambrogio, Speculum haereticorum can-

tra B. OcMnum. Eoma.

1126. Id. Id., Bimedio alla pestilente dottrina di frate B. OeJiino,

Epistola responsiva diretta al Magnifico Magistrato di

Siena. Roma, Tramezzino, 1544.

1127. OcHiNO B., Risposta alle false calunnie et impie bestem-

mie di
f.

A. Caterino, 1546.

T.e tre succitate opere sono un'eco delle tante pole-

miche ochiniane. Per il suo polemista A. C. Politi,

cfr. l'opera di Fr. Lauchert: Die 1 olemik des Ambra-
sius CatharinuH gegen Bernardino Ochino, in Zeitschr.

f. Kathol. Tiieol. Innsbruck, pp. 23-50, anno 1907.

Per altre polemiche ochiniane cfr. le due segg. opere :

1128. Muzio DI Capodistria, Le mentite Ochiniane del Mutio

GiustinopoUtano, con privilegio del s. pontefice Giulio III,

delVIllustrissimo Senato Veneto ed altri principi. Vi-

negia. Giolito, 1551.

1129. Beza Th., Tractatio de Polygamia, in qua Ochini apostatae

prò Polygamia, et Montanistarum ac aliorum aduersus

reperitas nuptias argumenta refutantur. Genève, Crispi-

num, 1568.

1130. BovERius (fr.) Zxccnarixb, Ammles siveTiislorìaeordinìs

minorum S. Francisci qui Cappuccini nuncupantur. Lug-

duni, 1632.

Vi si parla dell'Ochino, generale dell'Ordine.

1131. Struve, De vita, religione et fatis B. Ochini. Halle. —
Observ. selectae Halens., IV, 409, S. V, 1, segg., ecc.
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1132. Meter D., Essai sur la vie, les écrits et les dodrines de

B. Ochino. Strassbourg, 1851.

1 133. Carmiciiel Biron C, Essai sur Ochino. Strassbourg, 1855.

1134. Herminjard A. L., Gorrespond. des reform. Lausanne,

1866-97.

Interessante la lettera di presentazione dell'Ochino

che Calvino, In data 19 Aprile 1543, scrisse al Pel-

licano.

1135. BucHSENSCHÙTZ G., Elude sur la vie et les écrits de B.

Ochino. Strassbourg, 1871.

1136. Benrath K., Catalogo degli scritti di B. Ochino, in « Riv.

/. Eur. », Anno V, Voi. IV, pp. 465-475. Firenze, 1874.

1137. Id. id., B. Ochino von Siena, ein « Beitrag zur Gescliiclite

der Reformation », Leipzig, 1875.

1138. Gordon, Bernardinus Tommasini {Ochino), in « Theol.

Rev. », pp. 532-561, Octob. 1876.

1139. Luzio A., Opere ascetiche dell'Aretino, in « Tanfulla della

Domen. », n. 22, 1880.

Ivi notizie sull'Ochino.

1140. FiORESi Ant., Il Convento di Montughi ed i Cappuccini.

Firenze, Ciardi, 1887.

1141. Hase C. a., B. Ochino di Siena: contributo alla storia della

Biforma {con documenti originali) Tedesco, in « Jahrb.

f. prot. Theol. », I, pp. 496-535.

1142. Benrath K., Lettere sconosciute di B. Ochino, in «Riv.

Crist. », pp. 44-47, Febbraio 1900.

1143. PiccOLOMiNi P., Due lettere inedite di B. Ochino, in

«Aroh. Soc. Rom. Storia Patria», Voi. XXVIII, pp. 201-

207, 1905.

1144. Amrain K., Apologie des B. Ochino. Leipzig, 1907.

1145. Solmi E., La fuga di B. Ochino secondo i documenti

delVArch. Gonzaga di Mantova, in « Boll. Sen. St. Pa-

tria », Voi. XV, pp. 23-98, Anno 1908.
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1146. Negri P., Note e documenti pei' la storia della Biforma

in Italia: B. Ochino, in « Atti Acc. Scienze Torino »,

Voi. XLVII, Anno 1911-12.

1147. Tacchi Venturi P.,Il Vescovo Giammatleo Giherti nella

fuga di B. Ochino, in « CivUtà Cattolica », quaderno

1521, 1913.

Per B. Ochino cfr. pure nella Mediceo -Laurenziana

di Firenze - Codice Laurenziano, Plut. 89. Sup. Co-

dice36:« LetteradifraBernardinoa l'.P. Paolo III».

PACE GIULIO DA VICENZA.

1148. Berriat Saint-Prix J., Notice sur la vie et les ouvrages

de J. Pacius, à Beriga, jureconsulte et pMlosophe des XVI
et XVII siècles. Paris, 1840.

1149. Nadal, Eist de VUniversité de Valence. Valence, 1861.

Il cap. XIX studia G. Pace.

1150. Revillot Ch., Le jureconsulte J. Pacius de Beriga.

Montpellier, Bothra, 1882.

1151. Tamizet De Larroque, Le jureconsulte J. Pacius, in

« Eev. des quest. histor. », Voi. II, pp. 616-626. Anno

1883.

1152. Lampertico Fedele, Materiali per servire alla vita di

G. Pace, gitireconsulto e filosofo. Venezia, AntoneUi, 1886.

1153. Franceschini A., G. Pace e la Giurisprudenza de* suoi

tempi. Venezia, Ferrari, 1903.

Per la sua fede protestante cfr. i particolari di F.

liraboschi in Storia della lett. italiana. Tomo VII,

p. II, pp. 144-147.

PALEARIO AONIO.

1 154. Hallbauer, Dissertano de vita, fatis et meritis A. Pa-

learii, in «A. Paleari Opera», Jena, 1728.

1155. Laderchi Jacob., Annales Eccles., Voi. II, pp. 22 ss.

Romae, 1733.
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1156. Theune C. H., Programma de A. Paleario verni. Sorav.,

1734.

1157. Lazzeri, Miscellaneorum ex mss. libris hiblioth. Collegii

romani. Voi. II, p. 115 ss. Eomae, 1757.

Preceduti da cenni biografici veramente notevoli.

1158. Ekerman, Dissertano de A. Paleario Italo, latinitatis,

caìidoris et martyrii fama praecellentissimo. Upsal, 1763.

1159. GuRLiTT JOH., Profilo di A. Paleario: un martire della

verità (Tedesco). Hambourg, 1805.

1160. Zell C, Aonius Palearius, in « Aletheia», II, 1830. -

1161. De Marais L., Vita di A. Paleario. Roma, 1855.

De Marais è uno pseudonimo del Marchese Bi?leti

di Veroli.

1162. JouNG Mrs., Life and times of A. Paleario or a liistory

of the italian reformers in 16 century. London, BeU, 1860.

1163. Mennerich G. F., Biogr. d'Aonio Paleario. Strassbourg,

1861.

1164. BoNNET G., Aonio Paleario ossia la Riforma in Italia.

Studio. [Versione dal francese di Stanislao Bianeiardi].

Firenze, Claudiana, 1863, 16.

1165. Blackbukn M., A. Paleario and his friends. Philadel-

phia, 1866.

Calcato interamente su quelli della Joung e del

Bonnet, G. Morpurgo.

1166. RONCHiNi Amadio, Due lettere inedite di A. Paleario,

in « Atti e Mem. Deput. St. Pati. Prov. Mod. », Voi. VII.

Modena, 1874.

1167. Sforza G., Un episodio poco noto della vita di A. Paleario,

in « Gior. Stor. Lett. Ital. », Voi. XIV, 1889.

1168. Bellondi Vinc, Aonio Paleario: tragedia. Venezia, tip

Veneta, 1890.

1169. Gabotto Ferd,, Una lettera di A. Paleario, in «Cul-

tura», n. 15. Milano, 1891.
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,1170. Gkotanelli (Conte), Una testimonianza inedita nel pro-

cesso di Aonio P. in Siena, in « Misceli. Storia Senese »,

Voi. II, p. 39. Anno 1894.

1171. Fontana B., Sommario del processo di A. Paleario in

causa di eresia, in «Ardi. Soc. Rom. St. Patria». Voi.

XIX, pp. 151-175, Anno 1896.

1172. DiNi Fr., a. Paleario e la sua famiglia in Colle Val

d'Elsa, in « Arcli. Stor. Ital. », S. V, tomo XX, 1897.

1173. DiNi Leon., Il Fisco e Veredità di A. Paleario in Colle

Val d'Elsa, in « Arcli. Stor. Ital. », S. V, tomo XXIV,

pp. 352-364, 1901.

1174. Id. Id., La casa di A. Paleario e quella di Marietta Gui-

dotti in Colle Val d'Elsa, in « Misceli. Stor. della Val-

delsa», anno V, p. 216 ss., 1897.

1175. Della Torre Arn., Lettere e scritti inediti di A. Paleario,

in « Riv. Crist. », Aprile, 1899.

Dal codice Riccardiauo 2975.

1176. Dal Canto Alete, A. Paleario. Eoma, Podrecca e Gal.,

1910.

1177. TODiNi L. V., Per le onoranze ad A. Paleario, in «La

Vita», 13 Ottobre 1907.

1178. MoRPURGO G., Un umanista martire. Aonio Paleario e

la Riforma teorica italiana nel see. XVI. Città di Ca-

stello, Lapi, 1912.

Ivi, pp. 5-21, bibliografìa ragionata delle opere su

A. Paleario.

1179. BoNTEMPELLi Mass., Un italiano {A. Paleario), in « Cor-

riere della Sera», 14 Settembre, Milano, 1912.

Pel Paleario cfr. anche:

a) Memorie per servire alla vita di A. Paleario, rac-

colte da Carli Gerolamo e dirette ad Antonio Com-
pagnoni. Si trovano nella Biblioteca di Siena, Mi-

scellanea C. VII, 12.

b) Cantii C, Spigolature negli Archivi di Toscana.

Torino, 1860.
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PALEOLOGO GIOVANNI.

1180. Picca P,, Giovanni Paleoìogo [apostolo della Eijorma net

secolo XVI]. In «L'Italia Moderna», pp. 251-262. Ro-

ma, 1906.

PAOLO (FRA) ANTONIO FIORENTINO.

1181. Cakcereei L., L''ereticò fra Paolo Antonio -fiorentino e

• Cosimo de* Medici (1548-49), in « Arch. Stor. Ital. »,

S. V, tomo 49, anno 1912.

PASCHALE GIOVANNI LUIGI.

1182. LOMBARD Ax,, Jean-Louis Paschale et les martyrs de

Calabre. Genève, Georg., 1881. (II Ediz.).

1183. MusTON Art., Giovanni Luigi Paschale: saggio storico.

Palermo-Torino, Clausen, J893.

1184. RoENNEKE e, Giov. Lodovico Pasquale. Pubb. n. 90

della Società « Gustavo Adolfo », Barmen.

Cfr. l'Historia di Scip. Lentulo, pubblicata da T.

Gay — Torre PcUice, 1906 — dove sono inserite le

20 preziose lettere che G. L. Paschale scrisse dalle

carceri di Fuscaldo, di Coseuza e di Napoli.

PASCHALI GIULIO CESARE.

1185. Luzzi G., Giulio Cesare Paschali, in « Riv. Crist. », pp.

196-230, Firenze, 1885.

PELLIZZARI {Famiglia).

1186. Sartori F., Monografia cronistoria della famiglia Pel-

lizzari di Bolso nei Sette Comuni vicentini. Padova, An-

toniana, 1902.

1187. Id. Id., Memorie storiche dei Péllizzari {con albero genea-

logico). Padova, Autoniana, 1902.
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PERNA PIETRO.

1188. Manni Dom. Maria, Vita di Pietro Perna, Lucchese, di-

ligentissiìno impressore in Basilea. Lucca, 1763, 8.

PESTALOZZI ENRICO.

1189. Savorini Vitt. Ene., Enrico Pestalossi, le sue opere e i

tempi: cenni. Torino, Paravia, 1885.

1190. Arcella Gen., Un benemerito educatore: monografia sto-

rico-pedagogica. Napoli, Mormile, 1894.

1191. Brenna E., Il pestalossismo in Italia, in « Riv. di Peda-

gogia», pp. 16-21. Pavia, 1907.

1192. Tauro G., Pestaloszi [con ritratto). Roma, U. C. editr.,1907.

1193. Mulxhesius H., Goethe und Pestalozzi. Leipzig, Durr.,

1908.

PROVIDONE PIER MARTIRE, da Forlì.

1194.

Nella Eibl. del Trinity College dì Dublino, il foUo

225, sentenza e condanna del S. Officio di Roma con-

tro il forlinese P. M. Providone.

PUCCI [DE'] FRANCESCO, fiorentino.

1195. Gaspari G. B., De vita Frane. Pucci fiUdini (sic). Ve-

nezia, 1776.

RENATA DI FRANCIA, Duchessa di Ferrara.

1196. Munck E., Renata d'Este e le sue figlie Anna di Guisa,

Lucrezia di Urbino ed Eleonora d'Este (Ted.), 2 Voi.

Aquisgrana, 1831-33.

1197. Muratori L., Delle Antichità Estensi ed italiane. Mo-

dena, Stamp. Ducale, 1717-40.

Ivi, p. II. Notizie sul CalvLnisimo di Renata.
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1198. Muratori L. Annali d'Italia. Milano, Pasquali, 1749.

Ivi, nel t. X, a jip. 275 e 408, uotizie su Calvino a

Ferrara e sul calvinismo di Eeuata.

1199a. Catteau-Caleville. Vie de Benée, duchesse de Ferrare.

Berlin, l781.

11996. NoRES P., Storia della guerra di Paolo IV contro gli Spa-

gmwli, in li Arch. Stor. Ital. » Tomo XII, Firenze, 1847.

Ivi, a pag, 417 c'è l'importante lettera d'Ercole II

al Re di Francia, sull'eresia di Renata.

1200. GiESEBRECHT L., Beiiota Eerzogin von Ferrara.

1201. See. Soììie memorials of Benée of France. London, 1859.

1202. Strage K., Benata von Este, 1859.

1203. Cavedoni C, Descrizione di un libriccino di divozione che

appartenne a IdadonnaBenea di Francia moglie di Ercole II

d'Este, in «Atti Deput. S. Patr. Prov. Mod. », Voi. II, 1864.

Libriccino che si conserva nella Biblioteca di Modena.

1204. Carta F. e Bertoni G., Petiles Prières de Benée de

France. Modena, Orlandini, 1920.

1205. Hi^umu^jahd A. Jj., Correspondancedesréformateurs dans

les pays de langue frangaise. Lausanne, 1866, 1899.

Riporta la corrispond. tra Calvino e Renata.

1206. Janet P., GEuvres eomplètes de Clémeni Marot. Paris, 1868.

Riporta lo poesie del Marot su Ferrara e sulla Du-

chessa Renata.

1207. BlÙmmer Fr., Benata di Ferrara. Un profilo del tempo

della Biforma (Tedesco). Frankfurt, 1870.

1208. BoNKET J., Benée de France, in « Kev. Clirét. », 1875.

1209. Id. Id., Les premières persécutions à la Gour de Ferrare

1536, in « Bull. Hist. Prot. Frau5. », Apr.-Giugno 1890.

1210. Masi Ern., Burlamacchi e di alcuni documenti intorno

a Benata d'Este. Studi sulla Biforma in Italia nel sec. XVI.

Bologna, Zanichelli, 1876.

1211. MONNIER M., Les deux Benées: étude sur la Béforme en

Italie, in Bibl. Univers., 60, 1877.
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1212. Fontana B., Documenti dell'Archivio Vaticano e del-

VEsiense sulV imprigionamento di Menata di Francia, in

Arcli. Soc. Kom. St. Patr., Voi. IX, 1886.

1213. BoNAiNi, Dell'imprigionamento per opinioni religiose di

Renata, in « Gior. Stor. Arcli. Toscani ». Voi. Ili, p. 268

1214. Fontana B., Renata di Fi-ancia, sui documenti delVAr

cMvio Estense, del Mediceo, del Gonzaga e delVArch

secreto Vaticano. Eoma, Forzani, 1889-93-98. Voi.

1215. Bonet-Maurt G., Le testament de Renée, duchesse de

Ferrare, in « Revue Histor. », 46-47, 1891.

1216. RODOCANACHi E., Renée de France à Ferrare, in « Nouv.

Revue», 94-95, 1895.

1217. Id. Id., Une protectrice de la Réjorme en Italie et en

France. Renée Duchesse de Ferrare. Paris, OUendorf,

1896. (Con ritratto).

1218. Masi Ern., in Arch. Stor. Ital., Serie V, Voi. XIX.

{Recensione delle opere succitate intorno a Renata di Ro-

docanachi e del Fontana).

1219. Motta E., Fra autografi: Due lettere di Renata di Francia,

in « Libro e Stampa », I, 3, 1907.

1220. Lazzari Alfonso, Il fallo di Renata di Francia, in

« Riv. di Roma », 25 Maggio 1909.

1221. Tacchi Venturi P., Renata di Francia, cattolica, apost.

romana, in «Civiltà» Cattolica», 1910.

Per Ilenata cfr. anche:

a) Ariosto L., Orlando Furioso, XIII, 71.

h) Versi in onore della Duchessa Renata rerleunte

in Francia, neUa MagUabecchiana (Firenze). Mss.

Classe VII, 346.

RORARIO GIORGIO da Pordenone.

1222. N. N., Monografie Friidane, 1847.

Ivi, pagg. 18 sa. notizie sulla vita del Rorario, il

postillatore della Bibbia di Lutero.
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ROSELLI LUCIO PAOLO.

1223. Benrath K., L. P. Boselli, in « Jahrb. fur Protest. Th. »,

pp. 179 ss., 1882.

ROSSI (DE) CATERINA.

1224. N. N., Una poschiavina {Caterina De' Bossi di Benedetto

da PoseJiiavo) ed una luganese {Lucia Gavibona) proces-

sate per eresia (1643 e 1689), in «Boll. Stor. Svizz.

Ital. », pp. 65-67. Bellinzona, 1904.

ROSTAGNO DAVID.

1225. N. N., Eagionamento a modo di disputa, fatto tra il B.

P. Filippo Biboti, predicatore capuccino nelle Valli et

David Bostagno ministro. Torino, 1598, pag. 78.

SARPI FRA PAOLO nelle sue relazioni con la Biforma.

1226. ViGNiERi N., De venetorum excommunicatione, adv. Ba-

ronium Card., Francoforte, Richter, 1607.

1227. Grisellini F., J/emorie aneddote spettanti alla vita ed agli

studi di fra Paolo Sarpi, servita. Lausanne, 1760.

1228. MùNcn E., Fra P. Sarpi e la sua lotta contro il Curiali-

smo romano (Tedesco). Carlsruhe, 1838.

1229. Monck-Mason H. J., Life of W. Bedell D. D., London,

1842. 8.

Bedell era il noto capponano anglicano dell'amba-

sciata inglese in Venezia, propulsore della Riforma

nella repubblica. A lui affidarono i loro scritti il

Sarpi e il De Domiiiia.

1230. Reumokt [Alfred von], Beitrage zur « Italienischen

Geschichte ». Berlin, 1853.

Lo scritto sul Sarpi delinca lo sue pratiche coi Cal-

vinisti.
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1231. MoHNiKE Gr., Tentativi jatti al 'principio del see. XVII
per introdurre la Biforma in Venezia, con due lettere

finora inedite di G. Diodati per illustrare la storia ed il

carattere di fra Paolo (Tedesco).

1232. Campbell A. G., La vita di fra Paolo Sarpi. Firenze,

Loescher, 1875.

Notizie e documenti sul Sarpi e la Riiorma in Ve-

nezia e 9U M. A, De Dominis.

1233. Capasso G., Fra P. Sarpi e l'interdetto di Venezia, in

«Riv. Europea», 1879-80.

1234. Stefani F., Sul vero autore della « Storia arcana di fra

Paolo Sarpi » attribuita a Mgr Giusto Fontanini, nota e

documenti. Venezia, Antonelli, 1892.

Questa « Storia Arcana di fr. P. S. » che, a torto,

s'era creduto opera di G. Fontaniui, tende a rappre-

sentare il Sarpi come un perfetto calvinista. Essa

invece è opera del domenicano p. Barnaba Vaerini.

1235. Pascolato A., FraP. Sarpi. Studio. Milano, Hoepli, 1893.

Cfr. pp. 81-85 e 166-172 per relazioni e documenti
circa le relaz. del Sarpi con la Riforma.

1236. Robertson A., F. P. Sarpi the greatest of the Venetians.

London, Low, 1894.

1237. Rein G., P. Sarpi und die Protestanten. Helsingfors, 1904.

1238. Levi E., King James I and fra Paolo Sarpi en 1607, in

«The Atenaeum », pp. 763-764. Londra, 1905.

1239. Benrath K., Neue Briefe von P. Sarpi, 1608-1616.

Lipsia, Haupt, 1909.

1240. Id. Id., Nuove Lettere di P. Sarpi, in « Riv. Crist. », pp.

106-108, Marzo 1910.

lUustrazione del viaggio a Venezia di G. Diodati

per stabilirvi una comunità evangelica.

1241. Manfroni C, Intorno ad alcune nuove lettere di P. Sarpi.

Venezia, Ferrari, 1911.

Si riprende, ivi, in esame la posizione del Sarpi ri-

spetto alla Riforma.
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SCALIGERO GIUSEPPE GIUSTO.

1242. Heinsius, Orationes II in obituni viri illustrìs J. J.

Scaligeri. Leyden, 1658.

1243. Bernats, Joseph J. Scaliger. Berlin, 1855.

1244. Jamize? de Larroque, Lettres fran^,. inédites de J.

Scaliger., 1881.

SESSI CARLO (Don Carlos de Seso di Sandrigo, Vicenza).

1245. Vaalier (il Skosse), Quadri historici di casa Sesso. Vi-

cenza, Amadio, 1668.

1246. N. N., Statutum Communis Castri Baldi, reformatum,

per illustres de nohilissima famiglia De Sesso, Comites

et Dominos dicti Communis, cmn jurisdictione Imperii

et giada potestate. Vicentiae, 1594. 4.

1247. Stoughton J., Spanish Eeformers, pp. 207-220. Lon-

don, 1883.

1248. Cantù C, Eretici d'Italia, p. 158, Die. XLV, Voi. III.

Torino, 1867.

Questo riformista italiano, martire della Riforma in

Ispagna, è rimasto tanto memorabile in quella na-

zione che il romanziere De Fcreal lo ricorda con

ammirazione nel suo popolarissimo romanzo « I

Misteri dell'Inquisizione di Spagna». Ivi, p. 273,

Bietti - ìlilano, 188R. Non lo citammo come doc.

storico, ma come un puro sintomo della popolarità

del medesimo in Ispagna.

SIMONI SIMONE.

1249. Squarcialupo ^Marcello (da Piombino), Simonis Si-

monii lucensis, primum romani, tum calvinici, deinde

hdherani, denuo romani, semper autem athei, summa re-

ligio. Cracoviae, 1588. 4.

È i] libello d'un emulo.
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1250. SiMONi Simone, Scope con le quali si scopano gli escre'

menti delle calunnie, delle bugie, degli errori, 1589.

Risposta per le rime alle insinuazioni precedenti.

1251. Christgau M. G., De vita et seriptis 8. Simonii, medici

ac philosophi quondam celeberrimi. Francoforte, 1774-1775.

SPEZIALI PIETRO.

1252. CoMBA Em., Pietro Speziali, in «Veneto e Istria», pp.

219-257. Firenze, Claudiana, 1897.

Nella Bibliot. Marciana di Venezia, cfr. il trattato

deUo Speziali: De Dei gratia. È mss. Cod. lat, ci. Ili,

59.

SOCCINI DI SIENA {e il loro sistema teologico).

1253. HooRNEBEEK, Apparatus ad controversiam socinianam

Leyda, Voi. 3, 1650-1664.

1254. AsHWELL G., De Socinio et Socinianismo dissertano.

Oxoniae, Hall., 1680.

1255. Maimburg J., Istoria dell'arianisrno con Vorigine del-

Veresia di Sociniani. Piazzola, 1688.

1256. Basset W., An answer to the brief history of the Unita-

Hans, called also Socinians. London, 1693.

1257. MoiNiER, Dissertation cantre les Socinietis. La Haye,

Arondeurs, 1694.

1258. BocK, Historian Antitrin. maxime Socinianismi et So-

cinianorum. Regiomont, 1774-84. Voi. 2.

1259. ScHWARz J., Dissertano de Socini religionis celeri pro-

pagatione. S. 1. 1784.

1260. BURMEISTER J. Pii., Commentatio de sistemate Socinia-

norum dogmatico. Rostoch, 1830.

1261. Amphoux H., Essai sur la doctrine Socinienne. Strass-

bourg, 1850.
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1262. Speaes, Esquisse historique dea progrès de Videe unitane

dans les temps modernes, 1876.

1263. FocK, Socinianism, 1847.

1264. Bonet-Maury G., Bes origines du Christianisme uni-

taire chez les Anglais. Paris, Fischbacher, 1881.

ottimo per l'influenza di riformisti italiani, come
Aconzio, Ochino e i Soccini, Bulla formazione del

pensiero teologico inglese.

1265. Allen J. H., Historical sketch of the unitariom movement

since the Beformation. New -York, 1894.

1266. MURRI R., GVItaliani e la libertà religiosa nel sec. XVII,
in « Bilyclinis », pp. 314-321. Giugno 1918.

Cfr. pure. J. Calvinus, « Brevis admonitio ad fratres

Polonos ne triplicem in Deo essentiam, prò tribus

personÌ!5, imagiaando, tres sibi Deos fabricent». Ge-
nève, 1563.

SOCINO LELIO, 1525-1562.

1267. Ilgen. C. Fr., Vita L. Socini, Lipsia, 1814.

1268. Id. Id., Symbolarum ad vitam et doctrinam L. Socini il-

lustrandam, commentatio hist. theol. Lipsia, 1824.

1269. BuDziN St., Vita di Lelio Socino.

1270. BURNAT E., Lelio Socin, Vevey, 1894.

1271. Mengozzi N., Beliquie Sozsiniane, in «Boll. Sen. St.

Patr. », 4, 1897.

SOCINO FAUSTO, 1539-1604.

1272. Socino Fausto, Opera omnia. IrenopoU (Amsterdam)

post annum Domini, 1656.

Le sue « Opera omnia » formano i due primi volumi
della Biblintua fratrum polonorum pubblicata in

Amsterdam (Irenopolis) nel 1C5G, in otto volumi in

folio.
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1273. Crell J., Ad librum Hugonis Grotii quem de satisfac-

tione Christi adversus Faustum Socinum senensem scrip-

sii, Eesponsio Joh. Crellii Franci ecclesiae Eacoviensts

Ministri. Racoviae, 1623.

1274. Przipcovius L., Fausti 8oeini, Senensis, descritta vita

ab equite polono, 1634.

1275. 'RAT>:ECiusM.,EpistuladefatoFaustiSocini.'Lvigdnm, 1699.

1276. Toulmin J., Memoirs of the life, caracter, sentirnents and

writings of Faustus Socinus. London, Brown, 1777.

I277.P1SARSKI A. J:,DisseHatio de vita Fausti 8ocini. Lund. 1788.

1278. Jrechsel F., Die protestantischen Antitrinitarier vor

Faustus 8oein. Heidelberg. Voi. 2, 1839-1844.

1279. Wendte C. W., Fausto e Lelio Socino (Trad. ingl.). Fi-

renze, presso Ass. It. Li&. Cred., 1910 (Con ritratto di

Fausto S. e iscrizioni).

SORANZO VITTORIO, vescovo di Bergamo.

1280. Parisotti G-., Beip. venetae fragmenta cum contextu chro-

nologiae Superantiorum. Venetiis, 1715.

1281. Ughelli Ferd., Italia Sacra, sive de Episcopis Italiae.

Voi. V, p. 331. Venezia, 1717-1722.

Pel Soranzo cfr. anche:

a) Caracciolo, Compendium Inquisit. (Eiv. Crist.)

Aprile 1876.

b) Procepso del card. Moione. Aroh. privato Gal-

larati-Scottl. Milano.

SPIERA FRANCESCO DI CITTADELLA.

1282. Vergerio P. P., « La historia di M. Francesco Spiera

il quale per havere in varii modi negata la conosciuta

verità dell'Evangelo cascò in una misera disperatione »,

s. 1. 1551.

Il caso dello Spiera commosse molto P. P. Vergerio

e lo decise ad aderii'e definitivamente alla Riforma.

La succitata relazione circa lo Spiera egli l'aveva
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scritta da Padova il 7 Dicembre 1548. L'anno suc-

cessivo ne uscì a Basilea una edizione latina che

comincia: Francisci Spierae civitatulani, ecc. Nel
1555 ne uscì a Tubinga un'edizione che comincia così :

Historia Francisci Spiarae civitatulani qui, quod
susceptam semel evangeJicae veritatis professio-

nem abnegasset, in horrendam incid desperationem.

La edizione di Tubinga del 1558, al titolo precedente

aggiunge le Begg. parole: «Quod exemplum et gra-

vissimam Dei monitionem prodest celebrare et sepius

in(?erere ».

Della medesima storia uscì poi la edizione collet-

tiva: Historia a quattuor snmmis virisi summa fido

conscripta: cum claris. virorum praefationibus C.

S. Curionis et Jo. Calviui et P. P. Vergerlo apologia,

ia quibufi multa hoc teftipnre scitu digna pravissime

tractantur. Accessit quoque Martini Borrhai, de usu,

quem Spierae tum exemplum tum doctrina afEerat,

Judicium. Anno 1556.

Quest'edizione collettiva, secondo Em. Comba « Ve-

neto e Istria » (op. oit., pag. 260), « è di p. 181, e con-

tiene la prefazione di Celio S. Curione, sei epi-

stole dell'anonimo patavino (Vergerlo), allo stesso

Curione, tradotte dall'italiano (p. 1-32), l'epistola

del Gribaldo (p, 33-56), la prefazione già ricordata

di Calvino (p. 57-61), la relazione di E. Scoto scritta

già prima che morisse lo Spiera (pag. 62-95), quella

di Sigism, Geloo trausilvano (p. 96-124), l'apologia

del Vergerlo intorno il caso dello Spiera, trad. dal

l'italiano, dovuta a Francesco Negri bassanese

(125-141), il giudizio di Marano Borrao, dal quale

appare ch'egli era l'editore, an. 1550. Il volume si

chiude coll'indico delle materie ».

1283. Giorgio Siculo, Epistola di Georgia Siculo servo fedele

di Jesu Christo olii cittadini di Riva di Trento, cantra il

mendatio di Francesco Spiera et falsa dottrina di Prote-

stanti. Bologna, per Anselmo Giaccanello, 1550,

1284. Bacon Nath., A relation of the fearful estate of Francis

Spira after he turned apostate. London, Harvis, 1683.

1285. ROTH C. L., Fine della vita di Francesco Spiera (Tede-

sco). Niirnberg, 1829.

1286. De Valente N. N., La fine orribile di Spiera (Tedesco).

Bem, 1847.
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1287. L. Buffet, 8piera Francesco, in « Eev. Chrét. », pp.

433 ss. Paris, 1862.

1288. Id. Id., Francesco Spiera. Un récit des temps de la Bé-

forme en Italie. Genève, Beroud, 1864.

1289. RoENNEKE K., Francesco Spiera: un racconto del tempo

della Biforina in Italia, con aggiunte di documenti origi-

nali tratti dall'Archivio Veneto del 8. Offido. Firenze,

Claudiana, p. 136. Anno 1874.

1290. CoMBA Em., Francesco Spiera, episodio della Biforma

religiosa in Italia, con aggiunte di documenti originali

tratti dalV Archivio Veneto del S. Officio. Firenze,

Claudiana, p. 136. Anno 1872.

Questa monografia di E. Comba fu malamente sfrut

tata all'estero. Ofr. p. es. W. Sommerfelt: Francesco

Spiera. Questo scritto norvegese fu poi tradotto in

tedesco dall'Hausen.

STANCARIO FRANCESCO DI MANTOVA.

1291. SiMLER JosiAS, Zurighese, Besponsio ad maledicum

Francisci Stancari mantuani librum adversus Jiguri-

nae Ecclesiae ministros de Trìnitate et Mediatore Domino

N. J. Christo. Tiguri, 1563.

1292. Orichovii Stan., Boxolani chimaera: sive De Stancari

funesta Begno Poloniae seda. Coloniae, Cholinum, 1563,

THIENE ODOARDO.

1293. PiTTONi B., Imprese di diversi Principi. Venezia, 2 Vo-

lumi, 1562-66.

Ivi, pag. 30 del v. I, c'è l'impresa del conte Odoardo
Thiene.

THIENE GIULIO.

1294. Promis C, Memorie e lettere. Torino, Bocca, 1877.

Ivi si parla del riformista Giulio Thiene, ingegnere

militare e consigliere aulico del Duca di Wurtemberg.
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1295. Lampertico Fed., Di Giulio Thiene, uomo d^arme e di

scienza del sec. XVI. Venezia, Ferrari, 1891.

TRISSINO (famiglia).

1296. Beni P., Trattato delVorigine e fatti illustri della famiglia

Trissina. Padova, 1624.

TRISSINO G. GIORGIO, relazioni con la Biforma.

1297. Castelli P. F., La vita di G. G. Trissino, oratore e 'poeta.

Venezia, Radici, 1753.

1298. Raggi, Monumenti sepolcrali eretti in Eoma. Roma, Mi-

nerva, 1841.

Ivi, voi. I, pp. 304-313, c'è la Vita e il ritratto di

G. G. Trissino.

1299. D'Ancona A., G. G. Trissino, in a Var. St. e Letter. »,

pp. 247-282. Anno 1885.

1300. MoRSOLiN B., G. G. Trissino. Firenze, Le Monnier, 1894.

TRISSINO GIULIO, Arciprete.

1301. Trissino G. Giorgio, Lettera 10 Marzo 1542 a suo figlio

Giulio, arciprete della Cattedrale di Vicenza. S. 1.

TURRETTINI {famiglia lucchese in Ginevra).

1302. N. N., The Turrettini famili/ of Geneva, in « Edimb. Re-

view», 168, 1888.

TURRETTINI BENEDETTO, 1588-1631.

1303. Turrettini Fr., Notice biograph. sur Ben. Turrettini.

Genève, 1871.
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TURRETTINI FRANCESCO, 1628-1687.

1304. PiCTET Ben., Memoria Francisci Turrettini: Theologì

genevensis. Genève. 1688.

1305. De Bude E.. Vie de Francois Turrettini. Lausanne,

Bride!, 1869.

TURRETTINI GIOV. ALFONSO, 1671-1737.

1306. Turrettini O. A., O'pera omnia. Lewarde, Voi. 3, 1775.

1307. De Bude E., Vie de J.-A. Turrettini. Lausanne, Bridel,

1869.

1308. Id, Id., Lettres inédites à J.-A. Turrettini. Voi. 3. Ge-

nève, Carey, 1887.

1309. Id. Id., Voyages de J.-A. Turrettini (1691-93) d'après une

eorrespondance inèdite, in « Séances et trav. acc. Se.

Moral. », N. S., 67. Anno 1907.

VALDES GIOVANNI.

1310. Bòhmer e., Cenni bibliografiei sui fratelli Giovanni e

Alfonso di Valdesso. Halle, 1861, trad. ital.

Lo stesso prof. E. Bohmer fu colui che pubblicò

l'originale italiano del famoso trattato di G. Valdes,

intitolato Latte spirituale » nella Riv. Crist., X,

1882. Egli ritrovò pure i cinque trattati del Valdes

(Roma, 1545) intitolati: «Modo che si deve tenere

nell'insegnare e predicare il principio della religione

Christiana ».

1311. Wiffen R. Ben., Life and writings of Juan Waldes,

otherwise Waldesso, spanish reformer in the sixteentJi

century. With a translation from the italian of his hun-

dred and ten consideraiions by John T. Betts. London,

Spottiswords, 1865.

1312. Stern e.. Alfonso et Juan de Valdes. Fragment de Vhis-

toire de la Béformation en Espagne et en Italie. Strass-

burg, 1869.
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1313. Caballero D. Fm., Alonso y Juan de Valdès. {Conquen-

ses illustres, IV). Madrid, 1875.

1314. Berti D., D. Giovanni Valdes e di taluni suoi discepoli

. secondo nuovi documenti tolti dalVarchivio veneto. Ile-

moria. Roma, Salviucci, 1878(AttiLincei), A. Ili, Voi. II).

1315. Carrasco Man., Alfonso et Juan De Valdes: leurs vie et

écritsreligieux. Etudehistorique. Genève, Scliucliardt, 1880.

1316. ScHLATTER, Die Briider Valdes. Base!, 1901.

1317. Croce Ben., Una data importante nella vita di Juan de

Valdès, in Arch. Stor. Prov. Napolet. XXVIII, p. 151. 1903.

1318. Heep, Juati de Valdès: scine Beligion, sein Werden, scine

Bedentung. Leipzig, Nachfolger, 1909.

1319. Croce Ben., La Spagna nella vita italiana durante la

Binascenza. Bari, Laterza, 1917.

1320. Id, Id., Primi contatti fra Spagna e Italia, in «Atti Acc.

Pontaniana », XXIII.

Il Sen. Croce nel voi. precedente, p. 220, accenna

al Valdes ed alla sua influenza leligiosa in Italia.

E nello studio successivo accenna alla derivazione

del Valdes da Claudio di Torino, ricollegandolo per

tal modo alla tradizione riformista italiana.

1321. Segrè Art., Un registro di lettere del card. Ercole Gonzaga

(1535-36), con un'Appendice di doc. inediti (1520-48),

in « Misceli. Stor. Ital. », serie III, tomo 47.

Si recano sue lettere al Valdes e notizie circa perso-

naggi della Riforma italiana, come Vergerlo e Car-

nesecchi.

Pel Valdes cfr. anche M. Menendcz Pelayo : « Historia

de lo9 heterodoxos espanolcs ». Voi. 3, Madrid,

1880-1881.

VARAGLIA GOFFREDO.

1322. Alotsianus, Lettera latina di Aloysianus— 13 Aprile 1559

— ai Principi tedeschi, in « Bull. Soc. Hist. Vaud. », N. 7.

L'Aloysiamus era medico e a Torino avea assistito

il VaragUa a morire. Questa preziosa lettera d'un

testimone oculare fu ritrovata in Germania.
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VELLICULI GABRIELE.

1323. Di Silvestri Falconieri Fr., Gabriello Velliculi. {Un

informatore italiano ignoto). In «L'Evangelista» (Ro-

ma), 26 Maggio 1916.

VERGARA DA CORTONA {Tre fratelli: Giov., Frane, Bern.).

1324. Erasmo, Epistulae. [Lib. XX, Epistula 15, circa i Ver-

gara].

1325. Llorente, Eist. de Vlnquisition. Paris [lib, II, 8. Ver-

gara], 1817. Voi. 4.

1326. Stoughton John, Memories of the Spanish Beforniers.

London, Clowes, 1883. (A pag. 28 parla dei fratelli

Vergara).

1327. BosT Ag., Dict. <VHist. Eccles., Paris, Fisclibacher, 1884.

Ivi dei fratelli Vergara, voi. II, p. 910.

VERGERIO PIER PAOLO, vescovo di Capodistria.

1328. Vergerio P. Paolo, Al Serenissimo Duca Donato et alla

Eccell. Eepubblica di Vinetia. Oratione et defensione del

Vergerio. NélVanno 1551, nel mese di Aprile.

1329. Id. Id., Eetrattatione del Vergerio. S. 1., 1556.

Con quest'opera ripudiò tutto il suo passato cattolico.

1330. Id. Id., Al Signor Francesco Betti gentile Jiuomo romano.

Delle insidie che il Papa m'ha posto attorno, spedita il

15 Aprile 1562.

1331. Della Casa Mgr. Giov., Invettiva contro P. P. Vergerio.

Cfr. nella Magliabecchiana (Firenze), mss. n. 61.

ci. XXSIV, col titolo: ' Io. Casae Apologia in Ver-
gerium ».

1332. Schelthorn I. J., Apologia prò P. P. Vergerio episcopo

justinopolitano adversus. Jorn. Casam, archiep. bene-

ventanum. Ulraae et Memmingae, 1760.



144

1333. Muzio Gikolamo, Le Vergeriane del 3Iuiio JustìnopoU-

tano. In Tinegia appresso Gabriel Giolito de Ferrari e

Fratelli, 1550.

Per notizie circa il Muzio di Capodistria, polemizza-

tore contro P. P. Vergerio, cfr. Je due segg. opere:

1334. GiAXiCH P., Vita di Gir. Muzio Giustinopolitano. Trie-

ste, Lloyd, 1847.

1335. MoRPURGO A., Girolamo Muzio. Monografia. Trieste,

Caprin, 1893.

1336. Chizzuola Ippolito, Risposta alle bestemmie et maldi-

cenze contenute in tre scritti di Paolo Vergerio, contro

Vlndittione del Concilio, pubblicata da papa Pio IV.

Venezia, An. Arrivabene, 1562.

1337. Vergerio P. P., Risposta del Vergerio, in quattro libri

divisa. Ad una invettiva di fra Ippolito Chizzuola di Bre-

scia, scritta contro la propria dottrina di Giesh Christo.

Gennaro 1565.

1338. Td. Id., Ai fratelli d'Italia. Di un libro di fra Ippolito

Chizzuola da Brescia. Febbraro 1563.

Esemplare a stampa di questo libro si conserva nella

Biblioteca di Zurigo. M. 282.

1339. Id. Id., Sopra le lettere volgari di M. Claudio Tolomei,

vescovo di Cuzzola nelVanno 1553. Della Stampa di Gia-

como Parco.

Esemplare a stampa di questo libro conservasi nella

Biblioteca di Zurigo. M. 282.

1340. Carli, Conte G. Bin., Opere, Milano, 1756.
"

Cfr. pel Vergerio il tomo XV.

1341. Stancovich G., Biografie degli uomini distinti dell'Istria.

Trieste, 1828.

Ivi, biografia del Vergerio, Voi. I, pp. 371 ss.

1342. SixT Chr. Henry, P. P. Vergerius, papstlicher Niuntus,

Katholischer Bishop, tmd Workampfer des Evangeliums.

Braun-Schweig Sohn, 1855.
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1343. SiXT Chr. Henry, P. P, Vergerius. Bine reformations-

geschichtliche Monographie. Braunschweig, Sohn, 1885.

Ivi, pp. 595-601, c'è un interessante : Index librorum

a Vergerlo editorum.

1344. Weller e.. Sguardo sull'attività letteraria di P. P. Ver-

gerio, vescovo di Capodistria, insieme ad un supplemento

dell'opera dello Sixt intorno al Vergerio (Tedesco), in

« Serapeum », Jahrb, XIX. Leipzig, Weigel, 1858.

1345. CoMBA Em., Il Processo diP. P. Vergerio, in « Riv. Crist. »,

anno I, fase. 8-10, 1872.

1346. Kauseler (v. Edv.), Th. Scholt., Epistolario fra Cri-

stoforo, Duca di WUrtemberg e P. P. Vergerio (Tedesco).

Tubingen, Laupp, 1875.

1347. Landoni T., Lettera di P. P. Vergerio, illustrata, in «Pa-

gine sparse», p. 89-71. Bologna, 1877.

1348. Ferrai L. A., P. P. Vergerio e il Buca di Castro, in Arch.

St. Trieste-Istria. Voi. I (1882).

1349. Id. Id., P. P. Vergerio il giovane a Padova, in Arch. Stor.

Tr.-lstr., Voi. Il (1883).

1350. Id. Id., P. P. Vergerio al Tribunale della S. Inquisizione.

Nuovi documenti. Cremona, Groppi, 1884.

1351. Id. Id., Il processo di P. P. Vergerio, in Arch. Stor. Ital.,

Serie IV, tomi XV e XVI. Firenze, 1885.

1352. Capasso Gaet., Nuovi documenti vergeriani, in Arch.

Stor. Trieste, Istria, Voi. IV (1885).

1353. Ferrai L. A., Studi storici. Padova-Verona, Drucker,

1892.

Ivi, pp. 62-209, studio su: tll processo di P. P.

Vergerio ».

1354. Friedensburg W., ìi. Dispacci di Nunziature dalla Ger-

mania)^ (Ted.). Gotha, 1892.

Il volume I di questa raccolta riporta » Nuntiaturen
dea Vergerio, 1533-1636 ».

10
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1355. Hubert Fr., Operosità del Vergerlo come pubblicista:

unitamente ad una scorsa bibliografica (Tedesco). Gòttin-

gen, Vanderhoeck, 1893.

Egli enumera ivi 117 scritti del Vergerio. Sixt sol-

tanto 89. Per altri il numero dell'Hubert aumenta
ancora.

1356. Henschell Ad., Petrus Paulus Vergerius. Halle, Nie-

meyer, 1893.

1357. MORPURGO A., Un nuovo libro su P. P. Vergerio. Trieste,

1894.

1358. Eenieb K., Vergeriane, in « Gior. Stor. Lett. Ital. »,

Tomo XXIV, p. 452 ss., 1894.

Notizie sai Vergerio e due lettere inedite indirizzate

al med. dal card. Ercole Gonzaga.

Tra i mss. italiani esistenti nella Marciana di Vene-

zia — It., V, 63 — cfr. pel Vergerio le 65 " lettere

autografe a P. P. Vergerio », 1523-1544 e, sempre

alla Marciana di Venezia, tra i msò. itaHani 64-65,

cfr. « P. P. Vergerio, Lettere autografe ». Documenti.

Egli le scrisse quasi tutte durante la sua Nunzia-

tura presso l'imperatore Ferdinando I.

VEKMIGLI PIETRO MARTIRE.

1359. SiMLER J., Oratio de vita et obitu diarissimi viri et prae-

etantissimi Theologi. D. PePri Martyris Vermigli. Ti-

guri, 1563.

1360. Taillepied N., Vita Lutheri, Oarlostadii et P. Martyris.

Par., 1577, 8.

1361. Vermigli P. M., Patri Martyrii Epistulae. Elzevir, 1670.

1362. N. N., Historia Catharinae Vermiliae, Petri Martyris

Vermini conjugis, exhumatae, eiusque ad honestam se-

pulturam restitutae.

Cfr. questo libro. Esso Tiene citato senz' altra data

nell'Index librorum prohibltorum, edito dal Con-

cilio di Trento.
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1363. ScHLOSSER Fr. C, Leben des Theodor de Beza und des

Peter Peter Martyr Vermili. Heidelberg, Mohr und Zim-

mer, 1809.

1364. Bridge Edw., A voice from the tomb of P. Martyr against

popery, 1840.

1365. ToMMASi G., Compendio di Storia lucchese, pubblicato da

C. Minutoli, in «Arch. Stor. Ital. », Serie I, voi. X. Fi-

renze, 1847.

1366. ScHMiDT Ch., Pier M. Vermigli. Sua vita e scritti scelti,

secondo fonti manoscritte e coetanee (Tedesco). Elber-

feld, Verlag, 1858, 8.

1367. De Blasiis G., La chiesa e la Badia di 8. Pietro a ad

aram » (Napoli), in «Ardi. Stor. Napol.», pp. 211 ss.

Voi. XXIII.

Cfr. nell'Archivio Mediceo, cart. n. 3717, Lettera di

Ottobre 1542 con la quale il Papa chiede al Duca
la consegna di P. M. Vermigli.

VIGO FEDELE.

1368. CoMBA Em., I Protestanti nel Veneto e nell'Istria. [Ivi,

pp. 603-627 — Vigo Fedele — ]. Firenze, Claudiana,

1897.

VILLANOVA-SOLAEI {fratelli) di Caraglio.

1369. PoNs Bari., I fratelli Villanova-Solari. 1560-571. Fi-

renze, Claudiana, 1889.

1370a. N. N., Memorie della famiglia Villanova-Solaro relative

a Cuneo, Dronero e Caraglio: 1560-71.

È un ms9. della Bibl. Reale di Torino. Cfr. in Mi-
scellanea patria. Tomo CXXII. Waldensia,



148

VIRGINIO BRESCIANO.

1370&. Virginio Giovanni Bresciano, Parafrasi della Let-

tera di S. Paolo ai Romani. [Di Virginio Giovanni

Bresciano].

Opera che rivela un altro autore evangelico ita-

liano, del quale altro non si conosce. Quest'opera

venne pubblicata a Ginevra nel 1555 e dedicata

a Kenata. Se ne conoscono due esemplari, uno
nella libreria di Stuttgart e l'altra nella Guicoiar-

diniana di Firenze.

ZANCHI GIROLAMO.

1371. Gallizioli G. B., Memorie storiche e letterarie della vita

e delle opere di Girolamo Zanclii. Bergamo, 1781.

Riporta il catalogo delle opere dello Zanchi.

Per Girol. Zanchi, cfr. pure;

a) Schmidt, in Theol. Studien und Kntiken, 1859,

6) Herzog'tì Enc, artic. Zanchi.

«



Capitolo XI.

I LIBEI CELEBEI
DELLA EIFOEMA ITALIANA (SEC. XVI).

SOMMARIO: I. La Corettion del Stato cristiano (1372)

— II. Dottrina nuova e vecchia (1373) — III. Il libretto conso-

latorio (1374) — IV. Il Sommario della Santa Scrittura (1375-6)

— F. Il Trattato utilissimo del Beneficio di Cristo (1377-139)1,

I. LA CORETTION DEL STATO CRISTIANO.

1372. N. N., Corettion del Stato cristiano, p. 100, 1533, 8.

Fin dal 1534 P. P. Vergprio avea pregato il Senato

Veneto d'impedire la diffusione di questo opuscolo.

Nell'elenco de' libri che i perquisitori del P. OflQcio

trovarono in Padova nella casa di p. Lucio Paolo

Roselli, furonvi molte copie di tale opuscolo, legger-

mente modificato però nel titolo così : » Libro della

emendatione del Stato Christiano ». Cfr. Em. Comba
« Veneto-Istria », pp. 692-698, Appendice II. Firenze

1897. Esso non figura però nel catalogo del 1548 di

M. G. Della Casa. Non si ?a altro.

IL DOTTRINA NUOVA E VECCHIA.

1373. N. N., Dottrina vecchia e nuova.

Un esemplare di questo scritto lo si trova fra le mi-

scellanee dplla Biblioteca Angelica, di Roma. Nella

copia che si trova a Vienna trascritta da Em. Comba
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in Append. II del suo « Veneto -Istria » (Firenze,

1897) del «Catalogo de libi-i li quali novamentd
nel mese di Maggio nell'anno presente L'i 4 8 sono
etati condanati et scomunicati per heretici da M.
Giovan Della Casa legato di Venetia et da alcuni

frati » cjso flgura con questo identico titolo. Sotto

l'intestazione « Dottrina nuova e vecchia », il Dott.

Karl Benrdth lo tra'^C-isse e pubblicò nella « Ri-

vista Cristiana > dell'anno 1375. Esso fu originaria-

mente un'opera scritta in latino da Urbano Kónig
— o Khegius — nato nel Maggio del 1490 a Lange-
nargen, sul lago di Costanza. Venne tradotta in

diverse lingue e, ben presto, anche in italiano.

III. IL LIBRETTO CONSOLATORIO.

1374. N. N., Libretto consolatorio, a li perseguitati per la con-

fessione de la verità Evangelica, Milano, 1545.

È condannato nel succitato Catalogo del 1548 di

M. Della Casa, sotto lo stesso titolo.

IV. IL SOM^LàRIO DELLA S. SCRITTURA.

1375. M. N., El Summario de la Santa Scrittura et lordinario

de Christiani il quale demonstra la vera fede Christiana

mediante la quale le siamo giustificati. Et della virtù

del battesimo secondo la dottrina de VEvangelio, et delli

Apostoli, con una informatione come tutti gli stati deb-

bono vivere secondo lo Evangelio. (Senza luogo, uè anno).

Quest'operetta, dopo il Bencfitio che vedremo più

giù, fu il più celebre e diftuso trattato della I?iforma

italiana del sec. XVI. L'unico esemplare superstite

di questo prezioso libretto della prima metà del

sec. XVI è conservato nella Biblioteca cantonale di

Zurigo. Quivi, nel 1876, lo ritrovò il solerte prof.

Bcihmer di Strassbourg. Questo voi. consiste di 144

pagine non numerate. In alto del frontespizio c'è

una vignetta rappresentante S. Pietro e S. Paolo. 11

prof. Em. Comba, della Facoltà Teologica Valdese

di Firenze, lo trascri«se e lo rese di pubblica ragione

nella « Rivista Cristiana' del 1877 e poi, nel corso dello

stesso anno, lo diltuse tra il pubblico in un volu-

metto a parte presso la Tipografia Olaudiana di Fi-
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reuze. Per la storia generale del « Summario » ci

basterà dire ch'esso — per quanto tradotto in ita-

liano, in francese ed in inglese — è con tutta proba-

bilità d'origine olandese. Venne pubblicato a Leida

in una prima edizione del 1523 e, in seconda edi-

zione, nel ìò'ùfì. Giusta le conclusioni del prof. Ben-

rath e d'altri, esso pare scritto dal pastore luterano

di Wesel, Enrico Bommel.
Tra le opposiziijni che il « Summaiio », fratello deijno

anche in ciò del Benefitio, incontrò in Italia, citiamo

fra tutte l'opera del celebre polemista antiriformista

il domenicano p. Ambrogio Catarino Politi, intito-

lata :

1376. Catarino Politi P. Ambrogio, Besolutione Sommaria

cantra le conclusioni Luterane estratte dfun Libretto senza

autore intitolato: Il Sommario de la sacra Scrittura; li'

libretto scismatico, heretico et pestilente. In Roma, in la

contrada del Pellegrino, 1544, C. III. B.

V. IL «TRATTATO UTILISSIMO

DEL BENEFIZIO DI CRISTO».

1377. N. N., Trattato utilissimo del Beneficio di Giesìt Christo

crocifisso verso i cristiani. Venetiis apud Bem. de Bin-

donis, Anno Do. 1543.

La prefazione avverte che si pubblica anonimo « ac-

ciocché più la coèa vi muova ohe l'autorità dell'au-

tore ». Già nel maggio 1548 e«so figura nel ratulogo

di Ubri proibiti di M. Della Casa. Dal 1543 al 1547

se ne pnbbbcarono innumerevoli copie. Secondo P.

P. Vergerlo ben 40.000 furono gli esemplari d'esso

esitati in breve » in Venezia sola ». 11 card. Morone
ne fu uno strenuo diitonditore. Venne in breve tradotto

nelle principali lingue europee, quasi contempora-
neamente alla sua pubblicazione in Italia. Precede
tutte la traduzione francese (Lione 1545), per cura

di Giovanni di Tournes. Segue poi la tradui^ione

inglese, fatta sulla versione francese da un cotale

A. G. D'essa conosconsi fino a tre edizioni (1573, 1633,

1638). Sempre in inglese fu tradotto, nel 1548, sul-

l'originale italiano, dal conte E. Conrtenay del

Devonshire. — Mss. conservato nella Librerìa del-
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rUniversità di Cambridge. — Poi nel 1503 venne a

luce una vereione del « Benefìcio » in dialetto croato.

N'esiste copia nella libreria di Leibac lasciata dal

eli. linguista B. Kopitar. La traduzioniì spagnuola

dee pure essere stata fatta assai per tempo se la si

ritrova già condannata negli Indici dei libri proibiti

del 1570, 1583 e 1667. Fu un'opera cbe incontrò molto
favore in tutto il mondo protestante europeo. Tanto
per addurre un solo esempio. Re Edoardo VI d'In-

ghilterra fece sua lettura preferita questa tradu-

zione inglese del <. Beneficio » e suUa ultima pagina
della copia ch'egli di consueto leggeva vi perisse,

a modo di riassunto dell'intero libriccino, queste

parole: « Live to die, and die to lire again ». L'Inqui-

sizione, però, in Italia, perseguitò fino alla distru-

zione questo « soave » libriccino della Riforma ita-

liana.

1378. Catartno Politi Ambrogio, Compendio d'errori et in-

ganni Luterani contenuti in un Libretto intitolato: Trat-

tato utilissimo del Benefitio di Christo crucifisso. Koma,
in la contrada del Pellegrino, Tramezzino, 1544.

Fu lo squillo di battaglia cbe seguo l'inizio della

caccia inquisitoriale contro il • Benefizio di Cristo »

e chd lo fece de) tutto sottrarre di circolazione.

1379. Churchill Babingiiton, The benefit of ChrisVs deatli,

reprinted in facsimile from the italiaìi edition of 1543,

together with a frendi iranslation printed in 1551, to wich

is added an english version mode in 1548 by E. Courtenay

earl of Devonshire, tvith an introduction by Churchill.

Babinton, Cambridge, 1855.

Questa importante pubblicazione cambridgiana del

1855 — elegantissima edizione in fac-simile dell'edi-

zione veneta del 15'<;< — fu una splendida e muni-

fica ristampa dell'edizione italiana e delle principali

traduzioni estere del « Beneficio », fatte durante il

sf-colo XVI.
Circa l'originale edizione italiana, verso la raetfl

del secolo scorso era ormai perduta ogni speranza.

Storici come L. Ranke e Lord Macaulay lo avevemo
proclamato assolutamente perduto, proprio come
« la seconda decade di Tito Livio », Eppure ne esiste-

vano tre copie, la prima nella libreria di Lcibacb, e

Io altre due nella Biblioteca del Saint John'» College
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di Cambridge: la prima proveniente dal dott. An-
tonio Ferrar? da Kapoii (1774), l'altra, già appar-

tenuta a donna Laura ITbaldina e al vescovo Moore,

fu, infine, dal suo terzo possessore, Giorgio 1 d'In-

ghilterra, ceduta alla suddetta libreria di Cambridge.

Verso il 1847 il pastore inglese, Eev. Ayre, riuscì a
promuovere in Inghilterra la ristampa inglese del

«Beneficio». L'Italia non volle essere da meno e

fu così che, quasi contemporaneamente, s'ebbero fra

noi due volgarizzamenti italiani fatti sull'inglese,.

l'uno per opera dell'ex prete A. (Pisa, 1849, gennaio),

e l'altro del ohiar. Stanislao Bianciardi (Firenze,

marzo 1849).

Le cose stavano così, quando, insperatamente, nel-

l'anno 1855, il rev. Ciiurcbill Babingbtoa, scoprì

una dulie due copie già menzionate esistenti nella

libreria del Saint John di Cambridge. Questa inat-

tesa scoperta risollevò un vero interesse europeo per

il « Benefizio », il quale ebbe subito varie ristampe.

S'ebbero così ristampe inglesi, tedesche (Lipsia,

1855) e francesi (Paris, 1868) del medesimo o sopra-

tutto ad accurate indagini circa l'autore del mede-
simo. La pubblica opinione fu divisa presto in due
camri.

Attribuirono erroneamente al Paleario il « Beneficio

della morte del disto » gli studiosi Tischendorf , Ayre,

J. Bonnet e C. Babinghton, sulla vecchia falsariga

di Schelhorn, Gerdes e Macerie. Glielo contestarono

invece, attribuendolo a Don Benedetto da Mantova,
monaco di S. Severino in Napoli e discepolo di G.

Valdes, lo storico L. Ranke e il Gieseler. Oggi 1' opi-

nione di questi due è universalmente accettata.

Essa è ampiamente e irrefutabilmente appoggiata

/ille éegg. documentazioni che per la storia biblio-

grafica rechiamo:

1380. Processo del card. Morene. Seconda deiìosizione del p.

Salmeron, 9 Ottobre 1557.

Questo processo si trova a Milano, nell' Archivio

privato Gallarati -Scotti. XLI, E, 5, grosso voi.

cartaceo. Ivi, nella seconda deposizione del Sal-

meron, gesuita, si parla del « Beneficio ».

1381. Cantù C, Eretici d'Italia. Torino, 1867.

Ivi, voi. II, pp. 180-181, c'è tutto un capitolo della

celebre « Difesa » che il card. Morone scrìsse nella

sua prigionia, il quale esamina il libro « Beneficio

di Cristo ».
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1382. Caracciolo Don Antonio, Compendio degVInquisitori,

Mss. Ht9, f. 151, a. della Blbl. Oasanatense. Ivi si

precisa il nome dell'autore e del 'orrettore letterario

per Io stile del * Benelicio ».

1383. Ranke Leopoldo, Storia del Papato. Trad. ital. 'Napoli.

Perrotta, 1862.

Il dr. Leop. Ranke, lo «copritore del " Gompendium
Inquisìtorum», ne parla e ne divulga le conclusioni

dell'aatore dr.l «Beneficio», in questa sua «Storia

del Papato ». Libro I, pag. 147. Not» li.

1384. GiBBiNGS Ricii., Trial and martyrdom of P. Carnesecchi.

-London, 1856.

1385. Manzoni G., Estratto processo di P. Carnesecchi. To-

rino, 1870.

1386. Serristori Aver., Legazioni. Firenze, 1853.

Tutti e tre gli ultimi succitati autori riportarono

il Processo di P. Carnesecchi. Ivi e è del pari preci-

sato l'Autore vero e non supposto del « Beoeft/io

della morte di Cristo ».

1387. IVIelzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime. Mi-

lano, 1859.

Utile per la bibliografia del « Beneficio ».

1388. Reumont a.. Bibliografia dei lavori pubblicati sulla Storia

d'Italia (Tedesco). Berlino, 1863.

Ivi, pp. 98-99, si diffonde circa la letteratura e la

bibliografia del <• Beneficio ».

1389. Benrath C, Chi fu Vautore del « Benefizio di Cristo »,

in « Riv. Crist. », 4-10. Firenze, 1876.

1390. Id. Id., Intorno alVautore del trattato << Il Benefizio di

Cristo » (Tedesco), in « Zeitschr. fiir Kircliegesch. »,

pp. 575-596, I, 1877.

1391. Paleario a.. Della pienezza, sufficienza et satisfazione

della Passione di Cristo, 1539 o 1540.

È il famoso trattato del Paleario, per tanto tempo
scambiato per il « Benefìzio ». L'affinità dell'argo-

mento trattato nei due liNriccini ed il fatto di non
averli sott'occbio onde comparativamente esami-
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oarli, potè solo ingenerare tale confusione. L'aver
deflniti\ amente ri?oita le tanto controversa questione

si deve al eh. prof. G. De Leva. Questi, in un Codice

mss. che, prima della soppressione del convento
romano di S. Pietro in Vincoli, conservavasi nella

biblioteca di quel convento, potè vedere un prezioso

estratto del Processo di A. Paleario e da esso rile-

vare che il titolo succitato era il vero e preciso titolo

d'un'opera — oggi smarrita a quanto sfortunata-

mente pare — di Aonio Paleario, la quale per le due
sfiorate ragioni, fu tanto a Ixmgo confusa e creduta

un tutt'uno con il i Beneficio della morte di Cristo »

del monaco fra Benedetto da Mantova,



Capitolo XII.

LA CONTEOEIFOEMA CATTOLICA IN ITALIA.

SOMMARIO: La Controriforma nelle sue linee generali

(1392-1398) — Congregazioni ed Ordini sorti durante la Contro-

riforma (1399-1414) — Influenze varie della Controriforma

(1415-1422).

LA CONTRORIFORMA NELLE SUE LINEE GENERALI.

1392. Maurenbrecher Gugl,, Gescliichte der Kaiholischen Me-

formation. Nòrdlingen, 1880.

1393. Philippson Mar., Les origines du catJiolicisme moderne.

La eontre-révolution religieuse au XVI siècle. Bruxel-

les, 1885.

1394. Addinghton Symonds J., Benaissance in Italy. The

cathoUc reaction. London, Smith, 1886.

1395. AVard a. W., The counter Beformation. London, 1889.

1396. Drotsen G., Storia della Controriforma. (Trad. Tedesco).

MUano, Soc. Ed. Libr. (s. d.) Sez. Ili, Voi. Ili della

Storia Univers. di Onkcn.

1397. Masi Ern., La reazione cattolica, in « Vita Ital. » nel 1600,

pp. 41-65. Milano, Treves, 1897.

1398. Tacchi Venturi P., Stato della religione in Italia alla

metà del sec. XVI. Roma-Milano, S. Ed. Dante AL, 1908.

Cfr. puro, U.Mannucc), « S.Carlo Borromeo e S. Fran-

cesco di Sales nella storia, della Controriforma ». Roma,
Pustet, 1013.
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CONGREGAZIONI E ORDINI

SORTI DURANTE LA CONTRORIFORMA.

1399. Del Tufo G. B., Historia della Beligione de' P. Cliierici

Regolari, in cui si contiene la fondatione e progresso di

lei infine a quest'anno 1609. Roma, 1609.

1400. Silos Gius., Historia, Clerieorum regularium, vulgo Thea-

tinorum.

1401. BovERio Z., Ord. Capp., Annalium sen sacrarum Msto-

riarum. 0. M. 8. Francisci qui Gapucini Voeantur.

London, 1632.

1402. Bacci G., Vita di 8. Filippo Neri, fiorentino, fondatore

della Congregazione dell'Oratorio. Roma, 1642.

1403. Marciano Giov., Memorie historiche della Congregazione

dell'Oratorio. Napoli, 1693.

1404. Capecelatro Alfonso, La vita di 8. Filippo Neri.

Roma, 1889.

1405. Tesauro Emm., Istoria ed Istituto della ven. Compagnia

di 8. Paolo. Torino, 1701.

1406. Barelli Luigi, Memorie dell'origine e fondazione della

Congregazione de' Chierici Regolari di 8. Paolo. Bo-

logna, 1703.

1407. Premoli Or., 8toria dei Barnabiti nel Cinquecento. Ro-

ma, Desclée e C, 1913.

1408. MOLTEDO Tranq., Vita di 8. Antonio M. Zaccaria, fon-

datore dei Barnabiti e delle Angeliche. Firenze, 1897.

1409. Fiori Ag., Vita del B. Paolo Giustiniani iHitutore della

Congregazione dei P. P. eremiti Camaldolesi di 8. Ro-

mualdo. Roma, 1729.

1410. Castiglione G. B., Istoria delle 8cuole della Dottrina

Cristiana fondata in Milano e da Milano nell'Italia e

altrove propagata. Milano, 1800.
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1411. Bartoli Dan., Della vita e delVIstituto di S. Ignazio,

fondatore della Compagnia di Gesù. Torino, 1826.

1412. Id. Id., Degli uomini e dei fatti della Compagnia di Gesit.

Memorie istoriche. Opera postuma. Torino, 1847.

1413. Tacchi Venturi P., Storia della Compagnia di Gesù in

Italia. Roma-Milano, Albrighi, 1910.

1414. De Rossi Cost., Vita di S. Girolamo Emiliani, fondatore

della Congregazione C. B. di Somasca. Prato, 1894.

INFLUENZE VARIE DELLA CONTRORIFORMA.

1415. Detob Car., De Vinflxience du Concile de Trente sur la

littérature et les beaux-arts ches les peuples catholiques.

Paris, 1884.

1416. Angeli Diego, I Gesuiti e la loro influenza nelVarte, in

« Nuova Antol. », pp. 195-211. Roma, 1907.

1417. Salvigli Gius., I politici italiani della Controriforma,

1550-1700. Palermo, tip. Statuto, 1892.

1418. Haller Giov., Papsttum und Kirchenreform. Berlin, 1903.

1419. Deslandres P., Le Concile de Trente et la Béforme du

clergé catholique au XVI siede. Paris, Bloud, 1905.

1420. Pedrinelh A., Note sulla Controriforma e sul Concilio

di Trento, in «Misceli. Stor. e Cult. Eccl. », pp. 104-113,

Roma, 1905.

1421. Marchese V., L'accordo fra Chiesa e Stato restituito dalla

riforma di Trento. Saluzzo, Rovera, 1905.

1422. Ferale Guido, Sul valore morale degli Ecatommiti, di

G. B. Giraldi: saggio di uno studio sulVe^cacia della

controriforma sulla letteratura italiana. Prato, Alber-

ghetti, 1907.



Capitolo XIII.

ATTIVITÀ ANTIPEOTESTANTE ITALIANA
DELLA COMPAGNIA DI GESÙ (SEC. XVI).

SOMMARIO: Lo spirito antiprotestante di 8. Ignazio di

Loyola (1423-1424) — Linee generali di attività antipro-

testante dei Gesuiti (1425-1431) — Singoli polemisti Ge-

suiti (1432-1437)

—

Azione antiriformista dei Gesuiti nelle

varie località italiane (1438-1451).

LO SPIRITO ANTIPEOTESTANTE

DI S. IGNAZIO DI LOYOLA.

1423. Rebbert J., ^S'. Ignatius von Loyola und Martin Luther.

Paderborn, Druckerei, 1890.

1424. GOTHEiN Eb., Ignatius von Loyola und die Gegenrefor

mation. Halle, 1895.

LINEE GENERALI
DI ATTIVITÀ ANTIPROTESTANTE DEI GESUITI.

1425. NiccOLiNi G. B., History of the Jesuits. London, 1854.

1426. Tacchi Venturi P., Storia della Compagnia di Gesù, in

Italia. Roma-Milano, Albrighi e Segati, 1910.

Porta 25 doc. inediti circa la propaganda luterana

in Italia e l'intero capit. XVIII, pp. 305-351, ri-

guarda a La Riforma protestante in Italia ».
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1427. Baktoli Dan., Dell'Italia. Libro I e II. Torino,

1825.

1428. Ambrosi Fr., Inquisizione e Gesuitismo primitivo: brano

di storia del see. XVI. Trieste, 1874.

1429. SoMMERVOGEL Ch., Biblìothèque de la Compagnie de Jesus.

Bruxelles, 1890-1900. (Voi. 9).

Per la bibliografia antiriformista di scrittori e pole-

misti gesmti, cfr. sotto i vari nomi.

1430. PoLANCO G. A., Chronicon Societatis Jesu. Tomi I-VI.

Madrid, 1891-1898.

1431. N. N., Monumenta historica Soc. Jesu. Madrid. 1894-

1904.

Per la lotta antiriformista cfr. di quest'opera spe-

cialmente « Epistulae mixtae » e e Litterae Quadri-

mestres ». Cfr. pure Eibadeneira: Scriptorum Heli-

gionis Societatis Jesu (Ludguni, 1G09). t. Vili,

pp. 235-242 « Controllersias et adcersiis huereticos

Qvi scripserint ».

SINGOLI POLEMISTI GESUITI.

1432. Salmeron Alf., Epistulae P. Alphonsi Salmeronis 8. J.

ex autograpMs vel originalibus exemplis potissimum de-

promptae, in « Mon. Hist. Soc. Jesu », F. F. I-II. Madrid.

1906-1909.

1433. Eibadeneira, Vita Salmeronis. Madrid, 1592.

1434. Boero G.; Vita del p. Alfonso Salmerone. Firenze,

Kicci, 1880.

Per la di lui attività antiriformista esercitata a Ve-

rona, Modena, Napoli, Trento e contro il caid. Mo-
rone.

1435. Id. Id., Vita del servo di Dio Diego Lainez. Firenze,

Kicci, 1880.

1436. N. N., Epistulae P. P. Pascasii Broeti; Claudìi Jayi;

Joh. Codurii et Simonis Moderici, in « Mon. Hist. Soc.

Jesu ». Madrid, 1903.
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1437. DoRiGNT Giov., Vita del p. Antonio Possevino di C. d. G.

ora tradotta nella volgare italiana ed illustrata con varie

note e piti lettere inedite e parecchi monumenti aggiunti

al fine [da N, Ghezzi S. J.]. Voi. 2. Venezia, 1759.

Cfr. per la combattività del p. Antonio Possevino,

specialmente contro i ValdeBi del Piemonte.

AZIONE ANTIRIFOEMISTA DEI GESUITI

NELLE VARIE LOCALITÀ ITALIANE.

1438. N. N,, Gesuiti di Valmaggia e di Lugano {dal 1559) in

« Boi. Stor. Svizz. Ital. », p. 126, 1907.

1439. VuGA L., Memorie del Collegio di Bormio dei Padri d.

C. d. G., 1559-1773. Piacenza, 1903.

1440. N. N., Ancora del Collegio dei Gesuiti a Bellinzona, in

«Boll. Stor. Svizz. Ital. », pp. 117-118. Bellinzona, 1907.

1441. Cappelletti G., I Gesuiti e la Eepubblica di Venezia.

Documenti diplomatici. Venezia, Grimaldi, 1873.

1442. Favaro Ant., Lo Studio di Padova e la Compagnia di

Gesti, sul finire del sec. XVI. Venezia, Antonelli, 1878.

1443. Frassoni Ferr., D. Maria Frassoni e i Gesuiti in Fer-

rara, « Riv. Colleg. Arald. », pp. 585-594. Roma, 1904.

1444. N. N., Fasti Soc. Jesu. Anno 1710. Mss. Parmense, 762.

1445. Tacchi Venturi P., Le case abitate in Boma da 8. Igna-

zio, secondo un inedito doc. del tempo. Roma, 1899.

1446. ScHROEDER Fr., Monumenta quae spectant primordia

Collega Germanici et Hungarici, 1551-1556. Romae, 1896.8.

1447. Steinhuber And., Geschichte des Collegium Germanicum

Hungaricum, in « Rom. ». Voi X, Friburgo, 1906.

1448. ScHiNOSi Fr., Istoria della Compagnia di Gesti, appar-

tenente al Pegno di Napoli, Napoli, 1706.

1449. Aguilera E., Provinciae Siculae Soc. Jesu ortus et res

gestae ab anno 1546-1611. Palermo, 1737.

11
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1450. Nalbone Al., La Compagnia di Gesù in Sicilia. Pa-

lermo, Lao, 1850.

1451. Meyer Fr., I piani missionari di 8. Ignazio di Loyola

e la fondazione del Collegio dei Gesuiti a Messina nel

1548. (Tedesco). In « Hist. Zeit. », Serie III, 5, 1908.



Capitolo XIV.

INQUISIZIONE E EIFOEMA IN ITALIA

(SEC. XVI),

SOMMARIO: Linee generali della lotta inquisitoriale in

Italia (1452-1467) — Attività locale del 8. Uffizio nei vari Stati

Italiani (1468) — Fonti arcldvisticlie romane ed estere per la

storia delVInquisizione (1469-1482).

LINEE GENEEALI

DELLA LOTTA INQUISITOEIALE IN ITALIA.

1452. Manfredi, Processi delVInquisizione. Eoma, 1640.

1453. QuETiF - ECHARD., Scriptores Ordinis Praedicatorum.

Paris, 1719-1721, fol.

Cfr. nella suindicata opera (negl'indici per nonii di

autori) i nomi seguenti per ricostruire la polemica

e l'opera inquisitoriale dei Domenicani italiani du-

rante i secoli XVI e XVJI:
Adriano Valentico. Domenico Gravina.

Ambrogio Caterino Politi. Domenico Maronta,

Angelo Gazzini. FeUciano Ninguarda.
Angelo Rampi. Francesco Romeo.
Angelo Ziampi. Francesco Silvestri.

Antonio da Casal Monfer- Gabriele Alessandri.

Battista Penna. [rato. Girolamo da Monopoli.

Benedetto Erba. Girolamo da Treviso.

Clemente Araneo. Girolamo Volta.

Damiano Rossi. F. I. Cremonensis.

Daniele Bianchi. Ignazio Fiume.
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Giovanni Sauli. Sisto Ponticelli.

Giovanni Paolo Nazario. Sisto Poncelli.

Paolino Bernardini. Tommaso Campanella.

Pietro Bertani. Tommaso Elisio.

Pier Maria Mutoni. Tommaso Giacomelli.

Santi Arena. Tonunaso Radini.

Sebastiano Cattaneo. Tomaso Scoto di Roche-

Sigismondo Ferrari. giano.

Silvestro Mazzolini da Tommaso Tommasoni.
Prierio. Vincenzo Lodovico Gotti.

1454. Becattini Fr., Istoria delVInquisizione ossia S. Uffizio,

corredata di'documenti con aggiunte. Milano, Galeazzi,1797.

1455. De Boni Fil., Il 8. Uffizio. Genova, Bagnino, 1850.

1456. MuSTON Enr., Descrizione delVInquisizione di Boma.

Pinerolo, Chiantore, 1852.

1467. Id. Id., Casa del 8. Officio a Boma. Pinerolo, Chiantore,

1852.

1458. N. N., 8toria delVInquisizione in Italia, corredata di op-

portuni e rari doc. Firenze, Martiri, 1859.

1459. Gnoli Dom., Le prime carceri della 8. Inquisizione a

Boma, in « Fanfulla della Domen. », 7 febbr. 1892.

1460. Carcereri Luigi, Appunti e docum. sull'opera inquisi-

toriale del Concilio di Trento, nell'ultimo periodo, 1561-

1563. In « Riv. Trid. », n. 2. Trento, 1910.

1461. BuscHBELL Gottfr., Beformation and Inquisition in

Italien um die mitte des XVI Jahrhunderts. Paderborn,

1910.

1462. N. N., Quattro doc. degli Archivi romani. Contributo alla

storia del Protestantesimo: prima, durante e dopo la storia

della Biforma. (Tedesco). Lipsia, 1843.

1463. CoRvisiERi Costantino, Compendio dei processi del

8. Uffizio di Boma {da Paolo III a Carlo IV, in Arch.

Soc. Rom. Stor. Patr., Voi. III. Roma, 1880.

Esiste ms3. nella Biblioteca Castaldo di Napoli ed

è copia d'altro Codice già appartenuto al card. G.

A. Santorio, 1532-1597.
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1464. Fontana B., Documenti vaticani contro l'eresia luterana

in Italia, in « Arch. Soc. Rom. St. Patria ». Voi. XV. Pp.

69-165 e 365-474. Anno 1892.

1465. Bertolotti A., Martiri del Libero Pensiero e Vittime

della Santa Inquisizione nei secoli XVI, XVII e XVIII.

Studi e ricerche negli Archivi di Boma e di Mantova.

Roma, tip. Delle Mantellate, 1892.

Del med. cfr. pure: « Le Prigioni di Roma nei secoli

16, 17 e 18 ». Roma, 1890.

1466. Galateri C. di Genola, Boma papale e i martiri del

libero pensiero {secondo doc. unciali). Roma, La Spe-

ranza, 1904.

1467. Orano Dom., Liberi pensatori bruciati in Boma dal XVI
al XVIII secolo.. Roma, Un. Cooper., 1904.

Cfr. pure: J. Crespin: Histoire des martyrs persécutez

et mia à mort pour la vérité de l'Evang., depuis les

temps des apostres yusqu'à l'an 1597; fol. 1597.

Ginevra.

ATTIVITÀ LOCALE DEL S. UFFIZIO

NEI VARI STATI ITALIANI.

1468.

Per questo argomento clr. ì no. 499, 522, 529, 540,

543. 546, 547, 548, 549, 550, 553, 557, 558, 559, 577,

584, 586, 593, 595, 599, 603, 618, 619, 626, 628, 636.

640, 645, 651, 666, 668, 671, 674. 683, 689, 690, 691.

692, 694, 695, 696. 69^>, 700, 701, 702, 704 715, 716,

717, 723, 733, 735, 736, 738, 746. 752, 754, 756, 757,

758, 759, 762, 763. 764, 765. 766. 767.

FONTI ARCHIVISTICHE ROMANE ED ESTERE

PER LA STORIA DELL'INQUISIZIONE.

1469. CoRVisiERi e, Manoscritti passati dalla Biblioteca Vati-

cana nelVArchivio segreto, in « Arch. Soc. Rom. St. Pa-

tria», I, 243.



166

1470. Bertolotti A., Un indice di varie carte delVArcMvio

della 8. Inquisizione fatto nel sec. XVT, in « Arch. Stor.

Art. Città e prov, di Roma», VI, pp. 13-17. Anno 1880.

1471. Balan Pietro, Gli Archivi della 8. Sede in relazione alla,

Storia d'Italia. Roma, Monaldi, 1881.

1472. Gasparolo F., Costituzione dell'Archivio Vaticano e suo

'primo Indice sotto il pontificato di Paolo V, in « Stud.

e Docum. di St. e Diritto », 1887.

1473. Fognisi A., O. Bruno e VArchivio di 8. Giovanni Decol-

lato. Torino, Faravia, 1891.

1474. Marzi Dem., L'Archivio Vaticano, in « La Bibliofila », 1904.

1475. Gaidoz, De quelques registres de Vlnquisition soustraits

aux Archives Eomains, in « Revue de l'Instruction pu-

blique litt. et science ». Faris, 1867.

Questo studio si riferisce alla importante raccolta

di documenti dell'Inqniaizione romana asportati da
Roma a Parigi nel 1809, sotto Napoleone ed oggi

esistenti nella Biblioteca del Trinity College di

Dublino. Tra cotali documenti mss., di provenienza
romana, dal n. 1223 al 1277, ci sono infiniti ricordi

dell'Inquisizione romana ancora inesplorati, eccet-

tuatine i pochi illustrati da K. Benrath e da Richard
Gibbings. Essi si dividono in tre gruppi:

I. Volumi sei di copie di Brevi e di Bolle da Boni-
facio IX a Pio VI.

II. Sentenze ed abiure dall'anno 1564 al 1655
(n. 1224-1242).

III. Volumi trentacinque (n. 1243-1277) conte-

nenti deposizioni od accuse per eresia o altro che
scendono fino all'anno 1727.

La parte più importante della raccolta di Dublino
sono quattordici volumi di protocollo dell'Inquisi-

zione, con le sentenze genuine del S. Oflacio pronun-
ciato dal 16 Dicembre 1564 al 21 Settembre 1567:

in tutto 111. Ci sono inoltre le Sentenze e i Processi

del S. Ufficio degli anni 1580, 1581, 1582, 1603,

1607 e segg. e tale raccolta di preziosi documenti
finisco coiranno 1659.

Per la sua estrema importanza storica essa ha dato
luogo alla seguente bibliografia:
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1476. Benrath K., Akten aus rómischen Archiven in Trinity

College Library, Dublin. [Historische Zeitschrift Jieraus-

gegeben von H. Sybel. — 41 B, — Neue Folge. 5,

Band.) pp. 249-262, Munolien, Oldemburg, 1879.

1477. Id. Id., Atti degli Archivi Bomani nella Biblioteca del

Collegio della Trinità di Dublino. Firenze, Arte della

Stampa, 1880.

1478. CoRVisiERi CosT. [Stesso argomento dei 64 voli, sottratti

alVArch. Inquisii, di Boma] in Arch. Soc. Eom. di

Storia Patria, Voi. Ili, pp. 264-5, 1880.

1479. Balzani Ugo, Di alcuni documenti, ecc., in « Rendic. R.

Accad. Lincei ». Voi. IV, fase. 12.

1480. Delisle Leop., Memorie storiche dell'occupazione e re-

stituzione degli Archivi della 8. Sede. Parigi, Tip. Nazio-

nale, 1892.

1481. Abbott E. K., Catalogne of the Manuscripts in the Li-

brary of Trinity College, Dublin. Dublin, 1880.

Cfr. ivi per i documenti dell'Inquisizione di Roma,
pp. 241-285.

1482. Salazar L., Documenti del S. O^cio nella Biblioteca del

Trinity College, in Arch. Stor. per Prov. Napolet., pp.

466-473, anno 1908.

Per tale argomento cfr. pure:

Litterae Sacrae Congregationis Voi. A. B. C. D.
Decreta S. Congregationis... secondo gli anni (Roma).



Capitolo XV.

CENSUEE, mDICI ED ESPUEGAZIONI
DEI LIBEI DELLA EIFOEMA ITALIANA

(SEC. XVI).

SOMMARIO: Provvedimenti generali contro i libri ete-

rodossi (1483-1489) — Provvedimenti locali contro i libri etero-

dossi (1490-1495) — Circa Vv Index librorum prohibitorum »

(1496-1505) — Circa Vn Index expurgatorius n (1506-1511).

PROVVEDIMENTI GENERALI

CONTRO I LIBRI ETERODOSSL

1483. Alessandro VI, Decretum de libris non sine censura im-

primendis.

JÈ3 una delle prime Bolle papali che imbrigliano la

stampa.

1484. Leone X, Inter Sollicitudines.

Altra importante Bolla papale emessa da Leone X,
il 4 Maggio 1515, nel X Sessione del Concilio Latera-

nense. Questa Bolla ordinava che soltanto il Vicario

del Papa o il Maestro del S. Palazzo potessero appro-

vare in Roma i libri per la stampa e, fuori Roma,
concedeva tale autorità al Vescovo e all'Inquisitore

locale.

1485. Fontana B., Documenti Vaticani contro Veresia, in Arch.

Soc. Rom. Stor. Patria. Voi. XV.
Ivi, pag. 76-82, i Brevi 12, 17 e 20 del 25 Genn. 1524,

sono i più antichi provvedimenti ecclesiastici contro

la libertà di stampa.
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1486. Ottino G. e Fumagalli G., Oipere condannale in

« Biblioteca Bibliografica Italiana », cap. XXIX,

pp. 190-200. Torino, Clausen, 1889.

1487. Ciampi G. B., La libertà di staìnpa e la censura ecclesia-

stica. Prato, Giacchetti, 1896.

1488. SoRiGA R., Un regolamento del 8. Ufficio per i librai, in

« Bibliofilia ». Riassunto del Marzocco. Firenze.

1489. Tacchi Venturi P., Storia della Compagnia di Gesk in

Italia. Roma-Milano, Albrighi e Segati, 1910.

Ivi, pp. 310-313, cfr. " Provvisioni contro i Ubri

infetti » e, pp. 313-^18, cfr.: «Poca efficacia delle

leggi in materia rll jtampa ».

PROVVEDIMENTI LOCALI

CONTRO I LIBRI ETERODOSSL

1490. BoNGi Salv., Annali di Gabriel Giolito de' Ferrari. Voi. 2.

Roma, 1890.

Ivi, Voi. I, XXXII-XXXVII, notizie circa la stampa
e la Chiesa; sui libri di B. Ochino; ani rapporti tra

lo stampatore Giolito e l'Inquisizione. Ivi, pag. 56,

notizie su A. Brucioli, il traduttore deUa Bibbia, ecc.

1491. Beown F. Or., The Venetian Press: an Mstorical study.

London, 1891.

1492. Sanuto Marino, Introduz. della Censura della staynpa

in Venezia nel 1527: notizie inedite. Venezia, tip. del-

l'Ancora, 1880.

Per la storia della lotta contro la stampa in Venezia,

cfr. nell'Archivio di Stato di Venezia le varie e an-

cora, per la maggior' parte, inedite Consulte auto-

grafe di fra Paolo Sarpi. In molte di queste Consulte

c'è il parere del Sarpi circa i libri proibiti:

1. Sopra i libri da proibire a Bergamo (20 Marzo
1608). Cfr. Consultori in jure. Filza 7. Carte 75.

2. Sopra un Decreto da Roma in materia de pro-

hibitione de' libri (7 Maggio 1616). Cfr. Consultori

in jure. Filza 12. Carte 308.
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3. Sopra nn Decreto di prohibitione di libri in Ci-

•vidale di Belluno (i Giugno 1616). Consultori in

Jure. Filza 12. Carte 325.

4. Breve instrutlone sopra prohibitione de libri.

Consultori in jure. Filza 12. Carte 412.

1493. Motta Em., Bando di libri luterani in Lombardia. Doc

del 1523 e del 1538. In « Briciole bibliografìclie ». Como
Vismara, 1893.

1494. Caecereri Luigi. Cristoforo Dossena, Francesco Idn

guardo e un Giordano, librai, processati per eresi-a a Bo

lagna, 1548, in « L'Archiginnasio », anno V, fase. V
Bologna.

1495. Scaduto Fr., Censura della Stampa negli ex Begni di

Sicilia e di Napoli. Palermo, Virzi, 1886.

CIRCA L'« INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM ».

1496. Della Casa Mgr. Giov., Catalogo de libri li quali nuova-

mente nel mese di Maggio nell'anno presente 1548 sono

stati condannati et scoìmmicaii per heretici da M. Giovati

Della Casa legato di Venetia et da alcuni frati.

Per questo Catalogo, rudimentale ma primissimo,

il Della Casa si merita il nome di « fondatore del-

l'Indice >, Una copia del presente Catalogo si trova

a Vienna. È l'unica che finora si conosca.

1497. N. N., Index librorum prohibitorum, 1557.

Questo Index — fatto redigere nel 1557 da Pio IV,

da un'apposita Commissione — è importante per-

chè, per la prima volta, viene adoperato il presente

titolo ufllciale che poi restò definitivo.

1498. N. N., Index librorum prohibitorum cum Begulis confectis

per Patres a Tridentina Synodo delectos, auctoritate

Pii IV primum editus. Romae, Tip. Camerale, 1564.

Il Concilio di Trento — Sessione 18, 26 Genn. 1562
— istituì questa Commissione di cui fu segretario il

domenicano Francesco Toreiro, portoghese. Da tale

Commissione, nel 1564, fu pubblicato il primo Index
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ufflciale, dapprima detto Tridentinus e poi Romanua.
Esso Indice di libri proibiti fu del continuo riveduto

dai successori di Pio IV ed annualmente arricchito

di nuove aggiunte.

1499. Vergerio P. P., AgVInquisitori che sono per VItalia.

Del Catalogo di libri eretici, stampato in Roma nell'anno

presente. Tubinga, 1559. 8.

È un commento del Vergerio al Catalogo de' libri

proibiti uscito in Roma poco prima. CS sono ivi

delle notizie bibUograflche molto preziose per la

storia.

1500. Naogeorgo Thomas, Satyra in Gatalogum Haeretico-

rum nuper Eomae editum. Anno 1559.

1501. Zaccaria A.. História polemica delle proibizioni de'' libri

scritta da Fra A. Zaccaria. A Roma per Generoso Salo-

moni, 1777.

1502. Petgnot, Dici, critique litter. et bibliogr. des princ. livres

eondamnés au feu, supprimés ou censurés. Paris, 1806.

1503. Knapp, Officiai editions and reprints of the Index libro-

rum prohibitorum. New-York, 1880.

1504. Reusch Enr., L'Indice dei libri proibiti. Un contributo

alla Storia della Chiesa e della letteratura. (Tedesco).

Voi. 2. Bonn, Cohen et Sohn, 1883-1885.

1505. HiLGERS Joseph S. J., Der Index der verbotenen BUcher.

Friburgo 1904.

Ivi, pp. 483-486, si riporta ex-integro il primo editto

— 12 Luglio 1543 — pubblicato dagl'inquisitori

romani contro tipografi, librai, doganieri, lettori o

detentori di libri proibiti.

CIRCA L'« INDEX EXPURGATORIUS ».

1506. Brasighella Giov., Index librorum expurgandorum in

studiosorum gratiam confecti. Tomus I. In quo quinqua-

ginta auctorum libri prae caeteris desiderati emendantur
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per F. Joh. Mariani Brasichell. Secunda editio. Eomae,

primo, deinde Bergami, typis Comini Ventura, 1614.

Si disse e si credette fosse il solo Index expurgatorius

pubblicato. Con questa supposizione nel 1837 fu

ripubblicato da R. Gibbings a Dublino.

1507. Gibbings Kich., Index expurgatorius of Bom^. The only

Vatican Index of this Kind ever publislied, editet with a

Praeface by Richard Gibbings. Dublin, Milliker, 1837.

Però non sembra che esso sia stato né il primo, né
l'unico Index expvrgatorius. Si sa infatti che il cor-

religionario del Brasighella, il domenicano p. Arcan-
gelo Bianchi da Vigevano, morto a Roma nel 1580

e sepolto a S. Sabina, ebbe l'incarico da papa Gre-

gorio XIII di espurgare 1 libri dagli errori che potes-

sero contenere. Egli scrisse infatti l'opera intitolata

« De libris expurgatis et espurgandis tum et noxìis

proscribendis volumina tria ». L'Echard « Scriptores

Ord. Praed. », Voi. II, p. 256, dichiara però d'igno-

rare se tale opera espurgatoria del Bianchi sia stata

giammai pubblicata o solamente manoscritta. A
ogni modo l'opera del p. G. Brasighella è stata cer-

tamente preceduta. Cfr. lo studio seguente:

1508. Fumagalli G., Di alcune edizioni sconosciute o rarissime

dei libri proibiti, in « Riv. delle Biblioteche », pp. 24-28.

Firenze, 1888.

1509. HOFFMANN F. L., Des Index prohibitifs et expurgatoires.

Bruxelles, Muquardt, 1849.

1510. BoRELLi Enrico, L'Indice espurgatorio della Chiesa Bo-

mana. Faenza, Marabini, 1885.

1511. Gian V., Un episodio della storia della censura in Italia

nel secolo XVI: Vedizione spurgata del Cortegiano, in

« Arch. Stor. Lombardo », XIV, pp. 661 ss. Anno 1887.



Capitolo XVI.

IL CONCILIO DI TEENTO (1545-1563).

80M3IABI0: Date, avvenimenti e polemiche salienti del

Concilio tridentino (1512-1530) — Atti e documenti per

la storia del medesimo (1531-1543).

1512. Casanova E., Un exemplar delle lettere che si scrissero.

Carlo V e Clemente VII per la convocazione di un Con-

cilio (1530), con correzioni autografe di Fr. Guicciardini,

in «Arch. Stor. Ital.», V, 8, 1891.

1513. Paolo III, 8. D. N. D. Tauli Divina Providentia Papae

III, Bulla Declaratoria Suspensionis Sacrosanti generalis

Concila et revocationis Legatorum usque ad aliud tempus

per S. 8. declarandum. Romae, Biado, 19 Settembre 1543.

Paolo III, S. D, N. D. PaiiJi divina Providentia

Papae III Bulla Sacri Oecumenici et Generalis Con-
cilii ad quartam dominicam in Quadragesima pro-

xime futura celebrandi seu prosequendi. Cum revo-

catione suspensionis, alias ad tempus per S. Suam
declarandum factae. Roma, Biado, 30 Novembre
1544.

1514. Carcereri Luigi, Il Concilio di Trento dalla traslazione

a Bologna alla sospensione: marzo -settembre 1547. Bolo-

gna, Zanichelli, 1910.

1515. De Leva G-., Le prime sessioni del Concilio Tridentino.

Parte I e II. Venezia, Antonelli, 1877-1878.
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1516. Calvino Giov., Ada Synodi Tridentini ciim antidoto. Ge-

nève, 1547. In « Opera Calvini ». Tomo Vili, pp. 216-

260. Amsterdam, 1667.

Il riform. di Ginevra fu il primo che scrisse polemi-

camente contro il Concilio.

1517. CoCLEO Giov., Censura et confutatio Joannis Calvini in

Ada Synodi Tridentinae. Magonza, 1548.

1518. Vergerio P. P., Al Ber. Ee d'Inghilterra Edoardo Sesto.

X>e' portamenti di papa Giulio III. Et quale habbia ad

essere il Concilio che egli intende di ^are. Zurich, C.

Froacliov., 1550.

Lo stesso anno fu pubblicato anche in latino a Ba-
silea, presso Oporino, 1550. 8. Nella Bibl. di Ginevra
si trova copia di questo opuscolo.

1519. Muzio Gir., Le Vergeriane del Muzio. Discorso se con-

venga ragunar Concilio, etc. Vinegia, 1550.

Replica all'opuscolo del Vergerio.

1520. Vergerio P. P., Bolla della Inditlione et convocatìone

del Concilio che si ha da incominciare. 1551.

1521. Id. Id., Concilitim non modo Tridentinum, sed orrme

papisticum, perpetuo fugiendum esse omnibus piis. Berna,

1553, 4.

Nella Biblioteca Angelica di Roma si trova una
copia di questo libretto del Vergerio che fu il più
combattivo ed il più combattuto oppositore del Con-
cilio di Trento.

1522. Id. Id., Al Bev.mo Mons. Delfino. Di molti particolari

del salvacondotto dato dal Concilio di Trento. Tulbinga,1562.

1523. Id. Id., Alla Seren. Begina d'Inghilterra. Del Concilio

di Trento. L'anno 1562.

1524. Id. Id., A' reverendissimi Vescovi congregati in Trento,

Della enormità del Concilio loro. Tubinga, 1562.

1525. Id. Id., A' miei carissimi in Christo et onorati fratelli della

Valtellina, Chiavenna e Piuro. Che Concilio desiderino

gl'amatori della renascente dottrina del Vangelo e che con-

cilio si celebri tuttavia in Trento. Tubinga, 1561.
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1526. Chizzuola Ippolito, Risposta alle bestemmie et maldi'

eenze contenute in tre scritti di Paolo Vergerio, cantra

Vlndittione del Concilio pubblicato da Pio IV. Venetia(?),

Arrivabene, 1562. 4.

1527. Gentilet Innocenzo, Examen Concila Tridentini, 1586.

Di quest'opera protestante se n'è fatta una tradu-

zione italiana col titolo strano : « Il Boia del Con-
cilio di Trento ». Essa si trova nella Mediceo Palatina

di Firenze. Codice anonimo CXLV, di fogli 277.

1528. Soave Polano (fra Paolo Sarpi), Historia del Concilio

di Trento, nella quale si scoprono tutti gV artificii della

Corte di Boma, per impedire che ne la verità dei dogmi si

palesasse, ns la riforma del Papato o della Chiesa si trat-

tasse, di Pietro Soave Polano. Londra, presso Giov. Bil-

lio, regio stampatore, 1619.

Tale fu il titolo che M. A. De Dominis appose alla

prima edizione della Storia del Concilio di Trento

di fra Paolo Sarpi nell'edizione da lui curata a Lon-
dra. Pietro Soave Polano è il nome anagrammatico
di Paolo Sarpi Veneto. Detta opera t\\ proibita con
apposito Decreto da Roma il 22 Novembre 1619.

Le edizioni successive dell'opera del Sarpi portano
questo titolo piiì semplice: «Historia del Concilio

Tridentino scritta da Pietro Soave Polano ». Venne
tradotta in latino da Adamo Neutou e da W. Be-
dell nel 1620 (Londra); in francese da G. Diodati,

nel 1621 (Ginevra) e da Le Courajen nel 1736: in

inglese da Natanaele Brent (Londra, 1629) e in te-

desco da Federico Rombach (Ala, 1761).

Il mas. originale italiano della Storia di P. Sarpi,

di pugno di p. Marco Franzano, copista di fra Paolo
Sarpi, fu scoperto, verso la fine del secolo XVIII,
dal Conte Machien. Questo mss. dalla Biblioteca del

procuratore Gerardo Sagredo passò in quella del

Barbarigo da dove, nel 1773, passò alla Marciana di

Venezia, ove oggi sì trova tra i manoscritti italiani

V, 25.

1529. Sforza Pallavicino S. J., Istoria del Concilio di Trento

scritta dal p. Sforza Pallavicino della C. d. G. ove insieme

rifiutasi con autorevoli testimonianze un'Istoria falsa di
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Pietro Soave Polano. Eoma, per Giovanni Casoni, li-

braio, 1656-1657.

Opera in confutazione della Storia del Sarpl. Per
Questa sua Istoria il Pallavicino fu fatto Cardinale.

1530. Perini Quintili©, Le medaglie commeviorative del III

centenario del Concilio di Trento (1845-1863), in «Atti

Acc. se. lett. e Atti degli Agiati in Roveredo », pp. 53-

58. Eoveredo, 1905.

ATTI E DOCUMENTI PER LA STORIA DEL MEDESIMO.

1531. Le Plat J., Monumentorum ad historiam Concila Tri-

dentini potissimum illustrandam spectantiuvi. Voi. 7.

Lovanio, 1787.

1532. Planch, Anecdota ad Jiistoriam Conc. Trid. paertinentia.

1791-1815.

1533. Mendham, Ilemoirs of the Councilof Treni. Londres, 1834.

1534. Bungener F., Histoire du Conc. du Tr., Voi. 2. Genève,

1854.

1535. Laemmer Hugo, Die vortridentinisch-Katolische Theolo-

gie des Beformations-Zeitalters. Berlin, 1858.

1536. Calenzio G., Esame critico -letterario delle opere riguar-

danti la Storia del Concilio di Trento. Roma, Sinimberglii,

1869.

1537. Baschet, Journal du Conc. du Treni., par un secrétaire

vénitien, 1870.

1538. Thetner Ag., Ada genuina Conc. Trid. nunc primum

integra edita. Tomo I e II, 1874.

1539. Calenzio G., Documenti inediti e nuovi lavori letterari

sul Concilio di Trento. Roma, 1874.

1540. Ehses St., Concilium Tridentinum. Diarorum, Actorum,

Epistulariun, Tractatuum nova collectio. Friburgo, 1904.
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1541. Dret Giov., Il card. Ercole Gonsaga alla Presidenza del

Concilio di Trento, in « Arch. Soc. Eom. Stor. Patr. »,

Voi. XL, fascicolo 3-4; Voi. XLI, fase. 1-4. Roma,

1917-1918.

1542. Id. Id., La corrispondenza del card. Ercole Gonzaga, Pre-

sidente del Concilio di Trento (1562-63), in « Arch. Storico

per le Provincie Parmensi », Voi. XVII-XVIII. Parma,

1917-18.

1543. Id, Id., Per la storia del Concilio di Trento. Lettere inedite

di C. Olivo segretario di E. Gonzaga, 1562. In «Arch. Sto-

rico Ital. », Dispensa 2. Firenze, 1916.

Tre pubbl. che gettano viva luce su questo Cardinale

propugnatore della idea riformatrice cattolica.

12



Capitolo XVII.

CONTEIBUTO
ALLA STOEIA DEL « EIFUGIO »

DEGLI EVANGELICI ITALIANI ALL'ESTEEO.

80MMABI0: Nei Grigioni (1544-1564) — In Ginevra

1565-1583) — Zurigo (1584-1591) — Basilea (1592-1593) —
Berna (1594) — San Gallo (1595) — Strasburgo (1596) — TAone

(1597) — In Germania (1598-1608) — In Polonia (1609-1617)

— Londra (1618-1623).

NEI GRIGIONI.

1544. Vergerio P. P., Delle Commissioni et facuità che papa

Giulio III ha dato a M. Paolo Odescalco suo Nuncio et

Inquisitore in tutto il paese di magnifici Signori Grisoni.

Al Signor P. Antonio di Nassale Atanasio, NelVanno

1554. 8.

1646. Lentulo Scip., Besponsio ortodoxa prò Edicto III. D. D.

trium foederum Bhetiae, adversus haereticos et alios Bc-

clesiarum Bhaeticarum pertwbatores promulgata; in qua de

Magistratus auctoritate et officio in coércendis haereticis

ex Dei verbo disputatur. 1692.

1546. N. N., Antidoto contro la calunnia de Cappuccini com-

posto per li fedeli confessori della verità nelle leghe de'

Grigioni Vanno 1624.
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1647. Leonhardi, Der Pusclaver Mord und dessert Folgen fiir

die Protestanten. Lipsia.

Pel Macello sacro di Poschiavo, il 25 aprile 1625.

1548. Clemente da Brescia, Istoria delle Missioni dei frati

Minori Cappuccini della Provincia di Brescia nella Bezia

dalVan. 1621 al 1698. Trento, 1702.

1649. De Porta E., Eistoria Eeformationis ecclesiarum JRhae-

ticarum. Curiae Bhaetorum, 1771.

1660. Orelli G. G., Esposizione della Eiforma avvenuta nella

Svizzera e né' Grigioni, volgarizzata da 0. Dei Prati.

Coirà, Otto, 1819.

1551. Mariott Dr., The italian swiss Protestants of the Gri-

sons. London, Partridge and Oakey, 1846.

1562. Meter 0., La Propaganda, le sue provincie e il suo di-

ritto. (Tedesco). Voi. 2. Gottinga, 1852-53.

1553. SuLZER G. G., DelV origine e della natura dei dialetti co-

munemente chiamati romanici. Trento, Perini, 1855.

1554. CuRTi G., Il Ticino e i comuni grigioni di Poschiavo e di

Brusio. Lugano, Veladini, 1861.

1555. Cocchia K,, Storia delle Missioni dei Cappuccini. Koma,

Barbera, 1866-73.

1556. Sprecher V., Die offizin der Landolfi in Poschiavo, 1649-

1616, in « Bibl, Svizzera». Basilea, 1879.

Per notizie intorno la celebre tipografia evangelica

di Poschiavo.

1557. CoMBA Em., Visita ai Grigioni riformati italiani. Firenze,

Claudiana, 1885,

1568. Marchioli Dan., Storia della valle di Poschiavo. Son-

drio, Quadrio, 1886.

1559. Peer Fl., L'église de Bhétie au XVI et XVII siècles.

Genève, Eivera, 1888.

1560. Motta Em., Per la storia della Tipografia in Poschiavo,

in « Boll. Stor. Svizz. Ital. », 1890.
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1561. Motta Em,, Contributo alla storia tipografica Valtellina, in

« Briciole bibliogr. », paragrafo 19. Como, Vismara, 1893.

1562. Meter C. F., Criorgio Jenatsch: una storia dei Qrigioni.

Trad. Milano, Treves, 1895.

1563. N. N., Predicanti italiani in Valtellina e nei Qrigioni,

in Arcli. Stor. Lomb., fase. 34, 1902.

1564. PiETH F., Guerra della Valtellina e dei Grigioni del Duca

Bolian (Tedesco). Bern, Wyss, 1905.

IN GINEVRA.

1565. Carloni F. F., Gl'Italiani all'estero dal sec. Vili ai

dì nostri. Tomo II, Voi. I. Città di Castello, Lapi, 1890.

1566. MoERiKOFER I. G., Storia de' Bifugiati della Eiforma in

Svizzera (Tedesco). Lipsia, HLrzel, 1876.

1567. De Bude Eug., Le séjour des Vaudois du Piémont en

Suisse, in « BuUetin Soc. Hist. Vaud. », Bicentenaire,

Turin, Imp. Un. Tip. Ed., 1889.

1568. Meille Guglielmo, La Suisse et les Vallées Vaudoises.

Lausanne, 1894.

Le quattro opere preaccennate riguardano il Eifuglo

in Isvizzera nel suo insieme.

1569. BuRLAMACCHi ViNC, Bcgistrc contenant les noms des fa-

milles Italiennes venues à Genève de 1550-1607, la liste

de leurs ministres. de leurs anciens et diacres, 1650.

1670. Spinola, card., Lettera delVEminentissimo Signor cardi-

nale Spinola vescovo di Lucca alli oriundi di Lucca stan-

ziati in Ginevra, 1679.

1571. Id. Id., Card. Spinola Evéque de Luques. Lettre aux

originaires Luquois qui demeurent à Genève. Genève,

Toumes, 1680.

1572. Id. Id., Lettera delVEm. Card. Spinola, agli oriundi di

Lucca stanziati in Ginevra, colle considerationi sopra ad

essa fatte. Geneva, Toumes, 1680.
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1573. Gaberel Jac, Histoire de VEglise de Genève. Piècea

justificatives. Genève, 1855-1862.

Ivi studiasi bene il Rifugio italiano di Ginevra.

1574. Sforza Giov., Carlo Minatoli, iu « Arcli. Stor. Ital. »,

serie IV, 1.
»

Per notizie circa la famiglia lucchese Minutoli, ri-

fugiata a Ginevra.

1575. N, N., Livre du Bedeur. Catalogne des Etudiants de VAca-

de'mie de Genève de 1559-1859. Genève, Fick, 1860.

1576. Galiffe J. B. G., Le refuge italien de Genève aux XVI
et XVII siècles. Genève, H. Georg., 1881.

Finora questa è l'opera classica riguardante il Ri-

fugio italiano di Ginevra. Essa è cavata dalle quattro

segg. preziosissime fonti:

1. Dal sunto del perduto «Libro di memorie di-

verse della Chiesa itaUana, raccolte da me, Vincenzo

Burlamacchi in Ginevra. MDCL ». (1650).

Mss. smarrito (?), già depositato nell'Archivio di città

in Ginevra.

2. Dal « Registro de li baptismi et li mariaggi de

la Natione italiana ». Mss. depositato alla Cancel-

leria di Ginevra.

3. Dagli Archivi della Borsa italiana.

4. Da frammenti scampati alle fiamme del « Re-
gistre des Habitants ».

1577. Id. Id., Familles genevoises. Genève, 18...?.

1578. Stazi Silvio, I pastori ginevrini di origine lucchese, in

« Fiaccola », Marzo-Aprile >1883.

Cfr. sul medesimo argomento:
Th. Claparède, Les pasteurs genevois d'origine luc-

quoise. Genève, 1879.

1579. Grosheintz Oscar, VEglise italieime à Genève au

temps de Calvin. Losanna, Borgeaud, 1904.

1580. Moresco M., I rifugiati genovesi a Ginevra nei secoli

XVI e XVII, in « Riv. lig. di lett. se. e arti », Genova,

Nov. e Die. 1904.

1581. Herzen a., James Fazy et les réfugiés en Suisse, in «Bibl.

Univ.», 36, 1904.
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1582. N. N., Un preteso discendente dei Centurioni di Genova a

Ginevra, Nicola Oltremare. In « Civiltà Cattolica », pp.

213-219. Roma, 1906.

1583. Charbonnel Roger J., La pensée ilalienne au XVI
siede et le courant libertin. Paris, Champion, 1919.

Per 11 Rifugio Ginevrino, cfr. nella Bibl. del Tri-

nity College di Dublino, Mss. n. 1152, le segg. carte:

« Memoire pour les Italiens retires à Genève au
sujet de l'Evangile ».

« Memoire pour le Consistoire italien ».

« Memoires concernant l'Eglise Italienne de Genève

tirées des Registres du Consistoire ».

« Lettera della Gliiesa Italiana di Ginevra a Calvino »,

fol. cart. N. 1157.

ZURIGO.

1584. Bluntsohli G. Enr., Memorabilia tiguritia, 1740, 4.

1585. Orelli S., Luigi Orelli: saggio biografico (Tedesco).

Zuricli, 1797.

1586. Meter F., La comunità evangelica di Locamo: sua emi-

grazione a Zurigo e sua sorte ulteriore (Tedesco). Zurigo,

1836.

1587. Orelli G. G., Necrologio di J. 0. Orelli. Zurigo, 1849.

1588. Id. Id., Schizzo della vita di J. C. Orelli (Tedesco). Zu-

rigo, 1851.

1589. Adert J., J. G. Orelli, in « Bibl. Univ. », XI, 1849.

1590. ScHiESS E., Le relazioni di GraubUndens con la Fratel-

lanza, specialmente nel sec. XVI, in Zurigo. In « Jarb.

fùr scliweizerische Geschichte », XXVII.
Importante per notizie sui protestanti italiani in

Zurigo.

1591. Welter W. L., Il retto Amore. Parole alla tomba délVex

Pastore Murali (Tedesco). Nordling, 1850.

La Bibl. Civica di Zurigo tiene documenti e Mss.

circa la Rif. italiana colà.
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BASILEA.

1692. TONIOLA Jo., Coetus italici qui Basileae colUgitur. Basi-

lea, 1661.

1593. Id. Id., Basilea sepulta, reteda, continuata, hoc est tam

urbis quam agri hasileensis monumenta sepulchralitté

Opera utile per l'epigrafia de' rifugiati italiani In

Basilea.

BERNA.

1594. Blòsch Dott., Berna ed i Valdesi nel 1686. Berna, Paolo

Heller.

SAN GALLO.

1595.. LoNGO Paolo, L'Esilio dei Valdesi nel 1686 ed il loro

a Rifugio y> nella città San Gallo (1687-1689), in « Riv.

Crìst. », anno XXVI, Marzo 1909. p. 161 ss.

STRASBURGO.

1596. Reuss P., Notes pour servir à Vhistoire de VEglise fran-

^aise de Strasbourg, 1598-1794. Strasbourg, 1880.

Qui mettevano ecclesiasticamente capo i rifugiati

italiani e P. Martire Vermigli vi tenne cattedra.

LIONE.

1597. Barbera Piero, Mercanti e stampatori fiorentini a Lione

{nel sec. XVI), in «La Rass. Nazion. », pp. 630-645.

Firenze, 1907.

Cfr. pure u. 886-889 e 890.

GERMANIA.

1598. De Bottazzi G., Gli Italiani in Gennania. Torino.

1599. Ki.uber, Sguardo su l'emigrazione e lo stabilimento di

esiliati, a causa di religione, francesi, savoiardi ed olan-

desi, specialmente in Germania (Tedesco), Karlsrulie, 1854.
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1600. CouTHAUD E., Monographie de Bornlwlzhausen, colonie

vaudoise en Allemagne. Hombourg, 1864.

1601. Beter, Eistoire de la colonie vaudoise réformée de Wal-

densherg, in « ZeitiS. des Ver. fiir hessische Geschiclite ».

Cassel, 1880.

1602. Klaiber K. H., Etat actuel des paroisses vaudoisea du

Wiirtemherg, in « Kirchenzeitung Lutliard », 1880.

1603. RoESiGER A., Neue-Een^stett (Bourset). Greifswald. 1883.

Per la Storia della Colonia - Rifugio valdese nel Wur-

temberg.

1604. Deissmann A., Die Waldenser in Grafschap, Schaum-

hurg. Wiesbaden, 1884.

1605. R. UND DiTTMAR, I Valdesi e la loro colonia di Waldrof

(Tedesco), Magdeburg, 1891.

1606. Roesiger a., Storia e lingua d'una colonia valdese nel

Wurtemberg (Tedesco). Stuttgart, 1892.

1607. N. N., Colonies vaudolses d'Allemagne. Magdebourg,

1892-1897.

Quest'opera studia particolareggiatamente le Co-

lonie - Rifugi valdesi di Perouse, Dornholzhausen,

Hohrbach, Wembach, Hahn, Pinache, Friedricbs-

dorf , Privilèges des Vaudois de Hesse, ecc.

1608. ViNAY A., Liste des Vaudois exilés en 1698 et 1699, in

«Bull. Soc. Hist. Vaud. » (Agosto) 1893.

Cfr. pure Maerkt Ad., » In den Wa.ldenserthalern ».

Schorndorf, 1889. Tratta largamente dei Rifugi Val-

desi del Wurtemberg.

IN POLONIA.

1609. Sandius C. C, Bibliotheca anti-trinitariorum, catalogus

scriptorum et suecinct-a narratio de vita eorum auctorum.

Freistad, 1684.
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1610. Ciampi Seb., Bibliografia critica delle antiche reciprocTie

corrispondenze dell'Italia colla Eussia e colla Polonia.

Firenze, Allegrini, 1834-1842.

Quest'autore studia bene il movimento dei sociniani

italiani in Polonia. Quivi notizie preziose su Ochino,

M. Gribaldo, L. Socino, N. Paruta, Valentino Gen-
tilis, P. Alciato, G. Biandrata, M. Squarcialupo, F.

Stancaro senjor e iunior, Bonflnio, storico di cose

ungheresi, fiorentino, Fabio Genga, artista, B. G.

Bovio, S. Simoni, N. Bucella, F. Socino e altri.

Vedere ivi, voi. terzo.

1611. Fischer, Eeform in Polen. Voi. 2. Polen, 18-55.

1612. KoNiECKi, Beform in Polen, 1872.

1613. Krasinki Fr,, Acta podkanclersTcie, 1569-1573. Kra-

cau, 1872.

1614. WiERZBOWSKi T., Bibliographia Polonica XV ac XVI
saeculi. Voi. 3. Varsoviae, 1889-1894.

1615. De Daugmon F. F., Gli italiani in Polonia, note storiche,

con brevi cenni genealogici, araldici e biografici. Crema,

Plausi, 1905-1906.

1616. Ptanisk, GVItaliani a Cracovia. Roma, 1909.

1617. Giannini F., Storia della Polonia e delle sue relazioni con

rItalia. Treves, Milano, 1916.

Cfr. ivi, libro III, IX, pp. 180-186, studio « J Soci-

niani ».

LONDRA.

1618. N. N., Forma delle pubbliche orationi le quali si fanno

nelle Chiese dei pellegrini in Inghilterra (s. d.).

Libro rarissimo. È dell'Ochino o del Vermigli?

1619. Mortara Al., Catalogo dei niss. italiani sotto la denoyni-

nazione di codici canoniciani italici della biblioteca bod-

leiana a Oxford. Oxford, Clarendon, 1864.

1620. Palma di Cesnola Al., Catalogo di mss. italiani esistenti

nel Museo Britannico di Londra. Torino, Roux, 1890.
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1621. Fanciiiotti G., I manoscritti italiani in Inghilterra. Ca-

serta, Marino, 1899.

1622. Cerisier J. E., Le Pasteur Nicolas Oltremare, 1611-1680.

(Illustrato e doc), Genève, Georg., 1905.

Prezioso per notizie ed illustraz. sul Rifugio italiano

in Isvizzera e a Londra.

1623. Nunziante Ferd., Gli italiani in Inghilterra durante i

secoli XV e XVI. In « Nuova Antol. ». Roma, Agosto

-

Sett. 1906.

Gfr. anche n. 938 di questo lavoro.



Capitolo XVIII.

COMUNITÀ PEOTESTANTI ESTEEE
IN ITALIA.

SOMMARIO : Comunità estere in generale (1624) — Co-

munità tedesche (1625-1634) — Comunità jranco-svizzere (1635-

1637) — Comunità anglicane (1638-1639).

COMUNITÀ ESTERE IN GENERALE.

1624. Baird Robert, Protestantism in Italy. Present State.

Glascow, Collins.

Cfr. ivi, eh. III. Protestant Cliapels in Italy, pp. 208*

224. Riassume la storia delle comunità estere anglo-

germano -svizzere in Roma, Napoli, Messina, Pa-
lermo, Livorno, Firenze, Venezia, Genova, Bergamo,
Milano, Torino e Nizza.

COMUNITÀ TEDESCHE.

1625. Lessino, Evangelisches DeutscMum in Italien. Berlin,

Verlag Wartburg, 1903.

1626. Id. Id., Ina tigurazione del tempio della Comunità Evange-

lica tedesca di Firenze, in « L'Italia Evangelica », N. 49,

Anno 1901.

1627. |N. N., Costruzione e inaugurazione del Tempio evangelico

di Gorizia, con uno sguardo storico retrospettivo intorno

alla formazione della sua comunità, Gorizia, tip. Lloyd,

1865 (Opera ted)..
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1628. N. N., Statuti della Congregaziotie Olandese-Alemanna

di Livorno. Notizie storiche. Livorno, Vannini, 1880.

1629. PoiNSiGNON, Storia della comunità protestante di Li-

vorno, in « Deutschevang. Blàtter >>, 4 gennaio 1899.

Oltre alle due opere succitate efr., per Livorno, l'Ar-

chivio della Comunità stessa: Sommario di docum.

1630. CORRADINI G., La Nazione Olandese -Alemanna in Li-

vorno, in « Riv. Crist. », pp. 81-90. Marzo 1905.

1631. MuHLEMANN H., Origine e Storia della Comunità prote-

stante in Milano (Tedesco). Milano, Hoepli, 1902.

1632. N. N., Archivio della Nazione Alemanna nel Fonteco

dei Tedeschi in Venezia, in e Atti Acc. Se. di Monaco ».

Monaco, Straub., 1881.

1633. Elze Teod., Storia del movimento protestante e della Co-

munità evangelica tedesca di Venezia (Tedesco). Biele-

feld, Druck, 1883.

Per la comunità di Venezia cfr. pure nn. 634 e 635.

1634. WiNKWORTH Sus., The Hie and lettera of B. G. Niebuhr.

Voi. 3. London, 1852.

Per la fondazione della Comunità tedesca di Roma,
organizzata dal celebre dotto Niebuhr nel 1819.

COMUNITÀ FRANCO-SVIZZERE.

1635. N. N., Statuts de VEglise évangélique réjormée de Florence.

Florence, Claud., 1880.

1636. André T., L^Eglise Évangélique réformée de Florence

depuis son origine jusqu'à nos jours. (Avec 33 illustr.).

Florence, Claud., 1899.

1637. Tissot F., Notice historique stir VEglise évangélique fran-

gaise de Naples. Lausanne, Bridel, 1892.

COMUNITÀ ANGLICANE.

1638. N. N., Colonial Church Histories. London, 1888.

1639. Agapito Girolamo (Conte). Comunità e chiese anglicane

in Trieste. Cenni. Trieste, Weiss, 1844.



Capitolo XIX.

LO STATUTO e L'EMANCIPAZIONE EELIGIOSA.

SOMMARIO: La 'proclamazione dello Statuto (1640-1642)

— Esultanza dei Protestanti it. (1643-1645) — Cavour e la genesi

della sua formula (1646-1655) — Conseguenze dell'Emancipa-

zione sull'azione protestante in Italia (1656-1658).

LA PROCLAMAZIONE DELLO STATUTO.

1640. N. N., Editto 17 Febbraio 1848. Torino, Stamp. Reale,

1641. Manno A., La concessione dello Statuto. Pisa, Marietti, 1885.

1642. PoNS B., L''aurora della libertà religiosa in Italia. Fi-

renze, Claudiana, 1906.

Raccolta di docum. della elargita libertà religiosa

nei vari Stati italiani.

ESULTANZA DEI PROTESTANTI ITALIANL

1643. Bert a., Discours prononcé au banquet du commerce,

à Turin, en honneur du Statuto. Turiti, 1848.

1644. Luzzi G., La Chiesa Valdese e Veditto di Emancipazione.

1848-1896, Firenze, Claudiana, 1896.

1645. N. N., Bollettino del Cinquantenario della Emancipazione,

1848-1898. (Soc. Hist, Vaud.). Torino, U, E. Ed., 1898.

Ricco d'illustrazioni e di documentazioni. Il 1°

articolo dello Statuto, così com'è concepito con la

sola « tolleranza » a riguardo de' culti acattolici, non
potò accettarsi neppure dall'abate A. Rosmini nella

sua: « Costituzione secondo la giustizia sociale ». (Pub-
blicata, senza nome, a IVIilano il 1848.
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CAVOUR E LA GENESI DELLA SUA FORMULA.

1646. De La Rive W., Le Corate de Cavour, récits et souvenirs.

Paris, 1862.

1647. N. N., Church Eeformation in Italy {Gioberti, Eosmini et

Cavour), in « Edimburg Review», Julj 1861.

1648. Vera A., Il Cavour e libera Chiesa in libero Stato, in

« Acc. Se. Napol. », VII, 1872.

1649. Padelletti G., Libera Chiesa in libero Stato: genesi

della formula Cavourriana, in « Nuova Antol. », 29, 1875.

1650. Berti D., Il conte di Cavour avanti il 1848. Roma, Vo-

ghera, 1886.

1651. CoMBA Em., Le idee religiose del conte di Cavour, 1886.

1652. Benoist Ch., La formule de Cavour, in « Rev. d. Mond. »,

p. 28, 1905.

1653. RuFFiNi Fr., La giovinezza del conte di Cavour. Voi. 2.

Torino, Bocca, 1911.

1654. Labanca B., BettiUca nella formula « Libera Chiesa in

libero Stato », pp. 58-59, in « Rif. laica ». Roma, Aprile 1912.

Invece clie al Vinet, l'attribuisce a G. Locke.

1655. GiACOMETTi Dott. Zacc, Die genesis von Cavours formel.

Aarau, Sauerlander, 1919.

Cfr. pure A. Bert, fils, Camille Cavour. Lettres iné-

dites. Torino, 1889.

CONSEGUENZE DELL' EMANCIPAZIONE

SULL'AZIONE PROTESTANTE IN ITALIA.

1656. RiGNANO, Della uguaglianza civile e della libertà dei culti,

secondo il diritto pubblico del regno d'Italia, 1885.

1657. Ricci B., Il proselitismo delle sette eterodosse in Italia e

il 1° articolo dello Statuto. Piacenza, Solari, 1887.

1658. Italo Libero R., La nuova Italia, Vetica e le confessioni

religiose. Trani, Vecchi, 1892.



Capitolo XX.

PEIMI APPEOCCI PROTESTANTI IN ITALIA.

SOMMARIO. Il primo trentennio (1659-1664) — Il ten-

tativo del Plimuttismo (1665-1672).

IL PRIMO TRENTENNIO.

1669. Montanelli Giuseppe, Memorie sulVItalia e special-

mente sulla Toscana. Voi. 2. Torino, 1853-1855,

Indispensabile per le notizie circa il risveglio evan-

gelico fiorentino dal 1821 alla metà del secolo.

1660. Leti A., Saggio sul movimento religioso in Toscana {avanti

il 1857) da un mss. di Augusto Colomb, in « Riv. Crist. »,

Giugno- Ottobre 1903.

1661. Theiner Ag., DelVintroduzione del protestantesimo in

Italia. Roma, Spithoever, 1850.

1662. Neigebaxjr J. F., La processione di fede della Chiesa

Evangelica italiana, con breve ragguaglio intorno ai mo-

derni moti religiosi in Italia (Tedesco). Magdeburg, 1855.

1663. C. Solaini-Bargali Se, Dichiarazione di alcune mas-

sime religiose professate da cristiani evangelici che in

questi tempi si sono manifestati in Toscana, persuasi che

il giorno è giunto in cui la nostra patria nel suo seno vedrà

svilupparsi ogni onesta libertà. Firenze, 1848.
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1664. Mazzinghi, Ai fratelli Valdesi, i fratelli evangelici di

Firenze, 14 e 23 Marzo 1851. [Alla macchia].

È una lettera di simpatia scritta dal Mazzinghi e

firmata da 68 evangelici fiorentini e inviata a due

valdesi, B. Malan e Geymonat, dopo il loro sfratto

dalla Toscana.

IL TENTATIVO PLIMUTTISTA.

1665. PiLATTE L., Plymouthisme en Italie. 1858.

1666. N. N., Principi della Chiesa Romana, della Chiesa pro-

testante e della Chiesa cristiana. Torino, 1863.

Libello anonimo plimuttista .veementissimo e denso

di estreme conseguenze interdenominazionali nel

campo evangelico. Esso parve una gara di com-
petizione tra denominazione e denominazione, sol-

levò rancori, scisse le chiese e raffreddò l'entusiasmo.

Esso fu un frutto del plimuttismo che il conte P.

Guicciardini aveva conosciuto, nel suo esilio, in

Svizzera, Inghilterra e Piemonte, e che poi intro-

dusse nelle prime comunità italiane, specialmente

in Firenze, Torino e Genova. Nel 1863 il Plimut-

tismo tentò una generale sua affermazione a mezzo
del succitato opuscolo che inveleniva contro le altre

chiese protestanti e, in modo speciale, contro la

Valdese. Molti replicarono al famigerato opuscolo

che, per sua ripercussione, divise le Chiese Evange-
liche indipendenti in Chiesa dei Fratelli e in Chiesa

Libera.

1667. Meille G. P., [Risposta all'opuscolo succitato], in « Eco

della Verità», 28 Nov. 1863.

1668. Geymonat P., Intorno alVopera di Dio in Italia. Fi-

renze, Hamilton, 1863.

1669. De Sanctis L., [Replica al libello plimuttista], in « Eco

della Verità», 23 Die. 1863.

1670. Id. Id., Dichiarazione ai Cristiani Evangelici d'Italia (12

Marzo). Firenze, 1864.
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1671. DeSanctisL., I plimuUisti: avviso alle Chiese Evangeliche

d'Italia. Firenze, Claudiana, 1864.

Dopo il libello plimuttista L. Desanctis aderì alla

Chiesa Valdese.

1672. Gavazzi A., Che sia il Plimuttismo: studio storico-pole-

mico. Firenze, Barbera, 1876.

Cfr. anche J. J. Herzog, Les frères de Plimouih et

John Darby, leur doctrine et hiatory. Losanna, 1845.

13



Capitolo XXI.

LE FOEZE PEOTESTANTI AL LAVOEO

IN ITALIA.

S0M3IAEI0: 1. La Chiesa dei Fmieìli (1673-1676) — IL

La Chiesa Libera (1677-1692) — III. La Chiesa Valdese durante

il secolo XIX (1693-1726) — IV. La Chiesa Battista (1727-

1732) — V. Le Chiese Metodiste (1733-1737) — VI. L'Esercito

della Salvezza (1738-1739).

I. CHIESA DEI FRATELLI.

Movimento religioso che dipeudente dapprima dal

« Comitato di Evangelizzazioue » di Nizza, costituito

dal conte P. Guicciardini dopo il 1851, assunse un
atteggiamento di plimuttismo temperato dopo il

1863. La Chicca dei Fratelli di Firenze (Via della

Vigna Vecchia, 15-17), con R. Decreto 22 febbraio

1891 fu eretta in Eute Morale.

1673. N. N., Sei Bapporti del Comitato di Nizza per Vevangeliz-

zazione in Italia dal 1857 al 1862 [fascicoli sei].

1674. Guicciardini Conte P., Dodici rapporti sull'opera del

Signore in Italia. [Dal 1857 al 1863].

Si trovano nella Collezione Guicciardiniana (Nazio-

nale di Firenze) al n. 1 8, 2, 32.
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1675. Fabbroni Leopoldo, DelVopera di Dio in Italia fatta

dalla Chiesa Cristiana Evangelica. Firenze, 15-17, Via

della Vigna Vecchia. Firenze, Claudiana, 1901.

Opuscolo prezioso scritto nel Cinquantenario del-

l'attività della Chieda dei Fratelli. Si riferisce sol-

tanto alle origini. Porta i ritratti del conte Guicciar-

dini, di Fabbroni L., di Guarducci Angiolo, dei Ma-
diai, di Cesare Magrini, di Fedele Betti, di A. De
Noè, Wolker, di T. Paul, dell'on. Mazzarella e di

Geltrude Baldelli.

1676. Anderson J. S., Eeroes of the faith in Modem Italy.

Glasgow, Picliering, 1914.

Medaglioncini, piamente delineati, del conte Guic-

ciardini, di G. Rossetti, di Luigi Ciari, dei Madiai e

di altri.

II. CHIESA LIBERA.

Dopo il 1863, circa una ventina di congregazioni in-

dipendenti, sorte a mezzo dello studio della Bibbia
in varie parti d'Italia, mosse dal desiderio di organiz-

zarsi in un solo corpo ecclesiastico, si costituirono

in Assemblea. Ciò accadde il 25 Marzo 1865 in Bolo-

gna. Nel Giugno dell'anno 1870, auspice A. Gavazzi,

queste Congregazioni si strùssero in organizzazione

ecclesiastica e formularono la propria confessione

di fede sotto il nome di « Chiesa Libera ». Questo
nome, nell'Assemblea dell'undici -tredici Dicembre
1889, fu mutato nell'altro di « Cbiesa Evangelica
Italiana ».

1677. N. N., Regolamento organico per la Chiesa Evangelica

libera italiana che è in Firenze. Firenze, Fioretti, 1860.

1678. Gavazzi A., Della Chiesa in Italia senza setta, ossia cri-

stianesimo senza protestantesimo, Firenze, Barbera, 1864.

1679. Borgia Damiano, Cenni storici sull'origine ed i progressi

della Chiesa Cristiana Libera in Italia. Firenze, Bar-

bera, 1880.

1680. N. N., La Chiesa Evangelica Italiana dopo 25 anni, 1870-

1895. Firenze, 1895.
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1681. Rodio Giov., Sulla storia della Chiesa Evangelica Ita-

liana: discorso. Firenze, tip. Ciardelli, 1896.

1682. N. N., Verbali della prima riunione generale delle Chiese

Cristiane Libere che sono in Italia. 1865.

1683. N. N., Verbali della seconda assemblea generale delle Chiese

Cristiane Libere in Italia. MUano, Civelli, 1870.

1684. N. N., Verbali della Terza Assemblea Generale delle Chiese

Cristiane Libere in Italia. Tenutasi in Firenze nei giorni

31 Ottobre, 1, 2, 3 e 4 Novembre 1871. Firenze.. Barbera,

1871.

1685a. Mac Dougall J., Christian worlc in Italy : being chiefly

Evang. Notices of the Free Italian Church. Occasionai

Paper No I. Sterling, Duncan, 1872.

Riassunto dell'attività e etatistiche di questa deno-

minazione da' suoi inj^l al Settembre del 1872.

1685&. Cfr. anche i vari Beport of Italiaìi Evangelical Schools

in connection with the free Christian Church in Italy.

1686. RiBETTi G,, Le Chiese Evangeliche Italiane. Lettere a F.

Lagomarsino. Firenze, Claudiana, 1872.

1687. N. N., Costituzione e Begolamento interno della Chiesa

Cristiana Libera in Firenze. Firenze, Barbera, 1876.

1688. N. N., Assemblea promotrice di unione e di coopcrazione

tra le Chiese Evangeliche d'Italia. {Resoconti), in « L'Italia

Evangelica», p. 139 ss. Maggio 1884.

Queste trattative per l'Unione delle Chiese Libere

e deUe Chiese Valdesi andarono dal 1884 al 1886.

Era moderatore valdese Matteo Prochet. Molti ave-

vano sperato nel risultato favorevole. Ma, alla fine,

le trattative fallirono per non raggiunto accordo

circa il nome da dare alla Denominazione che ne
sarebbe risultata, e il riconoscimento di tutti i

Ministri della Chiesa Libera da parte de' Valdesi.

1689. Gavazzi A., Discorso all'Assemblea straordinaria della

Chiesa Cristiana Libera in Italia per la unione delle

Chiese. Firenze, Barbera, 1884.
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1690. N. N., Parere del Presidente del Sinodo Evangelico Val-

dese sulla vertenza sorta fra la Chiesa Valdese e la Chiesa

Evangelica Italiana (Libera). Firenze, Claudiana, 1896.

1691. N. N., {Libertà, Giustizia e Pace non a parole soltanto).

Eisposta del Presidente della XXI Assemblea della Chiesa

Evangelica Italiana — al Presidente del Sinodo Valdese.

Firenze, Claudiana, 1896.

1692. N. N., La Chiesa Evangelica Italiana e i due rami della

Chiesa Metodista in Italia, in « L'Italia Evangelica »,

pp. 131-132. Firenze, 20 Gennaio 1905.

L'Archivio della « Chiesa Evangelica Italiana » ei

trova in Firenze, presso il Tempio Evangelico in Via

dei Benci, 7 (Colonnine).

III. CHIESA VALDESE DURANTE IL SEC. XIX.

Le otto opere segg. sono nn saggio del profondo

interesse e della voga in cni vennero i Valdesi dopo

11 primo ventennio del secolo scorso.

1693. LowTHER G., Brevi osservazioni sullo stato presente dei

Valdesi, scritte nella state del 1820. Ginevra, 1821 (Ita-

liano).

Nel 1825 c'è una edizione inglese della presente opera.

1694. Petran, Notice sur Vétat actuel des Eglises Vaud. Paris,

1822.

1695. CoQUEREL Ch., Notice sur Vétat actuel des Eglises Vau-

doises. Paris, 1822.

1696. GiLLT W., Narrative of an excursion to the Valleys of

Piedmont in the year 1825, and researches among the

Vaudois or Waldenses protestants, inhabitants of the Cot-

tien Alpes. With maps. Londra, 1826.

Questo libro del Gilly andò a ruba. Da esso mosse
l'entusiasmo anglosassone per le Valli Valdesi, l'ap-

poggio dato ai Valdesi dal colonnello Beckwith ed
il conseguente « Comitato Valdese di Londra ».
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1697. ACLAND, A brief sketch of the Tiistory and the present

situation of the Vaudoia, 1826.

1698. N. N., Delle vicende e delle condizioni attuali dei Valdesi,

con prefazione di Cesare di Saìuzzo e lettera di Mgr. Charvaz.

1832.

È mss. nella Biblioteca R. di Torino. Tomo CXXII.

1699. WoRSFOLD J. N., The Vaudois of Piedmont, visita io their

Vallcys, with a slcetch of their remarlcahle history. Lon-

don, 1873.

1700. BoNNET St., Etat social des Vaudois avant 1848. 1898.

1701. MuRET Th,, Les Vallées Vaudoises depuis le sejour de

Felix Neff dans les Alpes, jusqu'à Vémandpation. Paris,

1850.

1702. N. N., Vie de Neff Felix, pasteur dans les Alpes. Tou-

louse, 1860.

1703. Meille W., Le Becueil de 1825 dans les Vallées Vaudoises

du Piémont. Torino, Un. Tip. Ed., 1893.

1704. CocoRDA 0., La vérité sur le réveil dissident et sur le

réveil vaudois à propos de Vopuscule de 31. W. Ileille.

Pignerol, 1894.

Le quattro succitate opero sono per la bibliografia

del risveglio che preparò i Valdesi all'opera di evan-

gelizzazione da essi Intrapresa dopo l'Emancipa-

zione del 18 Febbraio 1848. Nell'Agosto dello stesso

anno 1848, il Sinodo Valdese deliberò infatti d'in-

viare i primi quattro pastori valdesi a Firenze onde

impratichirsi nella lingua della loro nuova predi-

cazione.

1705. N. N., La Chiesa Evangelica in Italia. Genova, 1859.

Trad. dall'inglese. Opuscolo importantissimo per co-

noscere il movimento antivaldese di quel periodo

di attacchi plimuttisti.

1706. De Miciielis P., Alleanza coi Valdesi? Pisa, Citi, 1864.

Libello plimuttista, contro i Valdesi e contro G.

Ribetti.
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1707. Calvino P., I Valdesi e VEvangelizzazione italiana (Te-

desco). Berlino, Beck, 1872.

1708. BORNEMAN C, L'Eglise Vaudoise et les Missions. Kyoen-

haon, Fischmann, 1898.

1709. N. N., Acles Synodaux de VEglise Evangélique vaudoise,

1865-1879. Pinerolo, Cliiantore, 1879.

1710. N. N., Actes Synodaux, 1855-1897. Pinerolo, Chiantore.

1711. N. N., Cinquante ans de liberié. Souvenirs de 1848-1898,

par les Pasteurs des Vallées. La Tour, 1898.

1712. MusTON A., BONNET G. e Metnier E., Riassunto sto-

rico della evangelizzazione valdese durante i primi cin-

quanVanni di libertà, 1848-1898. Pinerolo, Chiantore, 1899.

1713. N. N., Oomité Vallon pour les afjaires des Eglises Evangé-

liques Vaudoises du Piewonf. La Haye,Blonimendal, 1910.

Questo Comitato di appoggio all'opera Valdese sorse

nel 1735.

1714. Mamiani T., [Elogio della lealtà nazionale dei Valdesi]

in « Rivista Contemp. », p. 13 ss. Anno 1856.

1715. Revel, I simboli della Chiesa Evangelica Valdese, in

« Riv. Crist. », Dic.-Genn. 1877-1878.

1716. Bert a., Nelle Alpi Cozie: gite e ricordi di un bisnonno.

1884.

1717. Corte Cl., I Valdesi delle Valli di Pinerolo, in « Corr.

della Sera», n. 210, 1888.

1718. Faldella on, Giovanni, Lux lucei in tenebris, in « Gazz.

letter. », 12 Ottobre, 1889.

1719. Id. Ip., Il giuramento di Sibaud, in «Lett. e Arti», 3

Nov. 1889.

1720. Morosi Gius., L'odierno linguaggio dei Valdesi del Pie-

monte. Torino, Loescher, 1891.

1721. Jahier D., Charles-AlbeH et les Vaudois avant 1848,

in « Boll, del Cinquantenario della Emancipazione ».

Torino, 1898.
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1722. J. Weitzeoker, Le Boi Humhert I et les Yaudois. Tu-

rili, Paravia, 1900.

1723. Meille G., Be Umberto I ed i Valdesi. Bicordi storici.

Torino, Un. Tip. Ed., 1900.

1724. N. N., La Chiesa Valdese alVEsposizione Internazionale

di Milano. Maggio-Ottobre 1906, p. 68. Firenze, Clan-

diana, 1906.

1725o. G. R., Edmondo De Amicis e i Valdesi, in « Riv. Crist. »,

pp. 142-148. Firenze, 1908.

1725&. Chiesa Evangelica Valdese, Costituzione e Begola-

menti Organici. Approvato dal Sinodo: Sessione 1914.

Torre Pellice, Tip. Alpina, 1914.

1726. Perrucchetti, Generale, Senatore del Regno, I nostri

soldati Alpini, in « La Lettura », pp. 577-586. ]\Iilano,

Luglio, 1915.

Studio storico circa i difensori e le guerre dei Valdesi,

con fotografie di Janavel, d'Arnaud, della Balzi-

glia, del marchese San Martino e del monumento
aU'Assìetta.

IV. CHIESA BATTISTA.

1727. Whittinghill D. G., Il ministro evangelico per Vltalia

d'oggi. Torino, « Il Risveglio », 1907.

Criteri per l'ammissione alla Facoltà Teologica

Battista di Roma.

1728. Id. Id., The American Baptist Mission in Italy. Roma,

«Speranza», 1907.

1729. Id. Ir»., Italy and the Gospel. Richmond, 1903.

Con ritratto dell'autore ch'è un benemerito missio-

nario battista in Italia.

1730. Id. Id,, Baptist propaganda in the home of roman catho-

licism. Richmond, 1913.

1731. Braxton Taylor G., Life and letters of G. Boardman

Taylor. Lynchburg, Va., 1910.
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1732. Landels W. K., Storia popolare dei Battisti. Torino, «Il

Risveglio », 1918.

Ivi, pp. 274-277, notizie circa l'attività dei Battisti

della S. B. Convention in Italia. Ivi pure, pp. 269-

274, per l'attività della Baptist Missionary Society

di Londra in Italia, e cosi pure per la cosidetta «Mis-

sione Battista di Spezia ».

V. CHIESE METODISTE.
Prima missione evangelica, dopo i Valdesi, in Italia,

fu la missione metodista wesleyana, di origine in-

glese. La prima sede in Italia sorse a Firenze nel 1859

diretta da B. Gualtieri. Nel Novembre 1861 i pastori

wesleyani inglesi R. Green (T. Jones nel 1802) e

E. G. Piggott, coadiuvati da B. Lissolo, iniziarono

la missione wesleyana. Il ramo metodista episcopale

di America cominciò la sua attività in ItaUa nel 1873.

1733. Palmieri Guido, Un po' di luce sul protestantesimo e in

ispecie sul Iletodismo in Italia. Roma, Ramoni, 1888.

1734. N. N., The Italy Mission of the Methodist Episcopal

Church. Roma, 1892.

1735. Taglialatela Ed., Cenni storici della Chiesa Metodista

Episcopale in Italia. Roma, Speranza, 1908.

Illustrato con molte riproduzioni di templi metod.

1736. N. N., Regolamento del Collegio Teologico Metodista in

Via XX Settembre. Roma, 1898.

1737. N. N., L'opera di educazione della Chiesa Metodista Epi-

scopale in Italia, in «L'Evangelista». Roma, Giugno, 1900.

Cfr. pure Gay Teof., Z Melodisti Episcopali. Roma,
1883.

VI. ESERCITO DELLA SALVEZZA.

1738. N. N., Tutto ciò che concerne VEsercito della Salvessa del

generale Booth. Roma, tip. Popolare, 1888.

1739. N. N., Avanti ! Commenti e cifre illustranti Vazione filan-

tropica dell'Esercito della Salvezza in Italia nel 1919.

Torre Pellice, Tipogr. Alpina, 1920.

Sul medesimo argomento cfr. anche: Cocorda Ose,
De quelaues erreurs du Salutisme. Torre Pellice, 1891.



Capitolo XXII.

IL PROTESTAXTISMO ITALIANO
XEL SECOLO XIX.

SOMMARIO: Storia a grandi linee (1740-1769) — Storia

particolareggiata (1770-1781).

STORIA A GRANDI LINEE.

1740. Baird, Shetches of Protestantism in Itàly. Fast and Pre-

sent. Boston, 1845.

1741. PiLATTE L., Le protestantisme et Vévangélisation de Cita-

He. Paris, 1861.

1742. WiTTE L., Il Vangelo in Italia (TecL). Lipsia, 1861.

Il Witte comincia a narrare la storia del Protestan-

tesimo italiano dove finisce il Macerie.

1743. Id. Id., Italia. Freienwalde a. 0., 1878.

1744. OwEN W., The worlc of God in Italy, detailing the revival

and spread of EvangeUcal truth in tliat Kingdom. Lon-

don, f?haw, 1862.

1745. NiTZSCii C, Il movimento evangelico in Italia: scritto

dopo un soggiorno di parecchi anni in Italia (Tedesco).

Berlino, 1863.

1746. Wtlie J. A., The awalcening of Italy and the crisis of

Rome.
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1747. Peter J., La propagande 'protestante en Italie. Elude con-

temporaine. Lausanne, 1882.

1748. BoissoNAS J. L., L'Italie et VEvangile. Une page de

Vhistoire religieuse contemporaine. Genève, 1882.

1749. Betts T. J., a glance at the italìan Eeformation. Lon-

don, 1885.

È una traclazioae inglese dello studio succitato di

L. Witte.

1750. Nardi N., L'avenir de Vévangélisation en Italie. Ge-

nève, 1888.

1751. Wood-Brown J., An italian campaign, or the evangelical

movement in Ilaly, 1845-1887; jrom the letters of Bev. E.

W. Stewart of Leghorn, hy the B. J. Wood-Brown. Lon-

don, Hodder and Stoughton, 1890.

Prezioso per molte inedite notizie sul movimento
evangelico italiano, 1845-1887, cui prese larga parte

lo Stewart.

1752. N. N., L'Evangelizzazione in Italia. [Ediz. unica, fuori

commercio e riserbata ai soli cristiani evangelici]. Pa-

lermo, Spinnato, 1890.

1753. Fliedner F., Il Vangelo in paese latino (Tedesco). Gu-

tersloh, 1892.

1754. Taylor G. B., The evangelisation of Italy. Nell'opera

Italy and the Italians. Pag. 378-435. Filadelfia, 1898.

1755. Calvino P., Sforzi evangelici in Italia (Tedesco). Bar-

men, 1900. (?)

1756. PiERROTTi A., Il problema religioso e la Biforma Evan-

gelica in Italia. Pisa, Spoerri, 1900.

1757. Taglialatela Ed., L'Evangelisation de l'Italie. Tu-

rin, 1901.

1758. FiLOPANTE, L'evangelizzazione in Italia, in « Rif. Cri-

stiana ». Giugno 1905.

1759. GiAMPiccOLi E., La inissione evangelica italiana in «Ri-

vista Crist. », Novembre, 1905.
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1760. Janni U., Il problema della evangelizzazione in Italia. Fi-

renze.. 1905.

1761. Andr:é T., Pourquoi le 'protestantisme a fait peu de pro-

grès en Italie. Genève, 1905.

1762. Id. Id., Perchè il protestantesimo fece poclii progressi in

Italia: risposta a F. Calvino. Firenze, Claudiana, 1906.

1763. KoENNEKE K., Die Evangelische Kirche in Italien. Leip-

zig, 1907.

1764. Clark Fr. E., The Gospel in latin lands. New-York, Mac-

millan, pp. 19-68, anno 1909.

1765. Di Silvestri Falconieri Fr., Fra due mondi,.il catto-

lico romano ed il protestante. Roma. Gould, 1913.

1766. Luzzi Ct., Th", struggle iot Christian truih in Italy. New-

York, Fleming, 1913.

1767. Della Torre A., Il Cristianesimo in Italia dai filosofi

ai modernisti. Palermo, Sandron, 1914. (?)

Mirabile studio circa l'influsso del Protestantesimo

sulla vita italiana lungo il secolo XIX.

1768. N. N., Il lavoro protestante in Italia, in « Civiltà Catto-

lica », quaderno 1653. Roma, 3 Maggio 1919.

1769. Giambi Vico, Fortuna del protestantesimo in Italia, in

«Volontà», Gennaio 1920.

STORIA PARTICOLAREGGIATA.

1770. Geymonat P., Proposizione d'Alleanza Evangelica in

Italia. Firenze, Claudiana, 1864.

177 la. Id. Id., Osservazioni sulla proposta d'un'Alleanza Evan-

gelica in Italia. Firenze, Tip. sulle Logge del Grano, 1864.

Sono le prime voci che accennano tra i Protestanti

italiani al bisogno di affiatamento e di unità d'intenti.

17716. Geymonat P., L'Unione delle Chiese. Lettera agli amici

dell'Unione. Firenze, Claudiana, 1884.
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1772. N. N., Discorsi pronunziati alla IX Conferensa Generale

dell'Alleanza Evangelica in Firenze, 4-12 aprile 1891.

Firenze, Claudiana, 1892.

1773. N. Ny Consiglio Evangelico d'Italia. Estratto Verbali degli

anni 1901-1902. Firenze, Claudiana, 1902.

1774. N. N., Consiglio Evangelico d'Italia. Estratto dei Verbali

delle sedute tenute in Boma, nei giorni 14 e 15 Giugno

1906 (III Sessione). Firenze, Claudiana, 1906.

1775. Luzzi G., La visita del Presidente Wilson ai Rappresen-

tanti delle Chiese Evangeliche d'Italia (4 Genn. 1919) in

« La Luce », 9 Genn. 1919.

1776. NiTTi Vincenzo C, Alla gloria di W. Wilson, in « L'Evan-

gelista », 9 Genn. 1919.

Importante e particolareggiato resoconto della sto-

rica visita del Presidente degli Stati Uniti d'America

ai rappresentanti delle Chiese EvangeMclie italiane.

1777. N. N., Congresso Evangelico Italiano 1920. <.( Agli Evan-

gelici d'Italia ». Roma, Maggio, 1920.

Manifesto a mano che indice un Congresso Ev. Ita-

liano, dopo la grande guerra europea (1914-1918) e

porta i nomi del Gomitato ordinatore del medesimo
e del Seggio presidenziale.

1778. N. N., Statistica religiosa dell'Italia. {Secondo il Censi-

mento 1861). In « L'Eco della Verità », p. 93, anno 1868.

1779. Errerà C, Gli acattolici in Italia, a proposito del pros-

simo censimento generale della popolazione del Regno,

in «La Eiforma Sociale», 15 Genn. 1899.

1780. LuzzATTi on. Luigi, Le religioni in Italia, in « Cor-

riere della Sera». Milano, 21 Maggio, 1916.

1781. Rossi Mario, Religione e religioni in Italia, secondo l'ul-

timo censimento (1911). Roma, Casa Ed. Bilyclinis, 1919.

I quattro studi succitati trattano della statistica

del protestantesimo italiano nelle suo fasi ascensio-

nali. Per tali indagini cfr. le varie e annuali edizioni

dell'a Annuario Evangelico • che per vari decenni,

a cominciare dal 187?, fu pubblicato a Firenze preeso

la Tipografia Claudiana.



Capitolo XXIII.

MOVIMENTO
PE0TESTAI!^TE CONTEMPORAI^EO
m VAEIE PAETI D'ITALIA.

SOMILATtlO: BiblÌGgrafia delia fortuna varia del movi-

mento protestante contemporaneo nelle diverse parti d'Italia

(1782-1977).

ACQUAVIVA DELLE FONTI.

1782. Volpi Ercole, L'arresto del signor Volpi, in «La Fa-

miglia cristiana», pp. 411-412, 22 Novembre, 1878.

ALESSANDEIA.

1783. N. N., Processo contro Mazzarella, Lagomarsino e Mi-

netti, 1857.

ALTAMURA.

1784. Melodia Vincenzo, Alcune eresie del Papismo condan-

nate dalla Bibbia e dalla ragione. {Risposta a Mgr. Ca

pone), Altamiira, 1910.

AQUILA.

1785. Melis F., Poche parole in risposta al discorso recitato in

Aquila nel tempio di 8. Bernardino, da Enrico Gualtieri

in morte di Agostino Vittorini. Aquila, 1877.
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BARLETTA.

1786. N. N., Per Veccidio di Barletta, 19 Marzo 1866. In « L'Eco

della Veritcà», n. 31. Firenze, Marzo, 1866.

1787. N. N,, Il processo di Barletta, in « L'Eco della Verità »,

p. 71. Anno V, n, 9.

1788. N. N., Strage del 19 Marzo 1866. In « Eiv. Crist. »,

pp. 361 ss., II, 1874.

BASSIGNANA {Alessandria).

1789. Artidoro Berta, Una sfida religiosa, 25 dicembre 1867

{Fra A. Berla e il vice 'parroco Luigi Buzzi). Firenze,

Claudiana, 1868.

BISACCIA {Avellino).

m

1790. N. N., / ^atii dJ Noto, Floridia e Bisaccia^ alla Camera dei

Deputati, in « Il Testimonio », 15 Giugno 1910.

1791. ToMMASi Giulio (Vescovo), Insipienza di un Pastore

Protestante, 1917.

1792. Palmieri Lorenzo, liisponderò. Lettera aperta a Don
Giulio Tommasi, vescovo di 8. Angelo e Bisaccia. Avel-

lino, Tip. Pergola, 1917.

BOLOGNA.

1793. Celle G., Risposta del p. Giacinto Celle all'evangelista

Pompeo Mossi. Bologna, 1862.

BOSA {Cagliari).

1794. Cossù Angelo, Eugenio Cano, vescovo di Bosa e la stia

lettera pastorale 11=^. Roma, Chiera, 1879.
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CAPO DI PONTE {Brescia).

1795. Cossù Angelo, La Matrigna di Gesù Cristo, ossia reia-

sione minima d'una discussione con Don Domenico Fau-

stinelli, citrato in Capo di Ponte, per Angelo Cossii, mae-

stro evangelista in Edolo. Firenze, Claudiana, 1871.

CAERARA.

1796. MuSETTiNi Fr., I Barbetti in Carrara. Sarzana, Fre-

diani, 1864.

1797. Ii>. Id., Vautore delVarticolo «I Barbetti in Carrara ri al

signor Giacomo Terazzi. Lucca, Torcìgliani, 1865.

1798. Id. Id., S ancora Vautore delVarticolo «Z Barbetti in

Carrara » al signor G. Perazzi. Torino, Marietti, 1865.

CATANIA. •

1799. Tedeschi Fedele, Il popolo catanese e la setta evange-

lica: notizie storico -morali. Catania, 1867.

CIVITAVECCHIA.

1800. Fasulo G., Addio al P. Luigi Pasquali, quaresimalista.

Vanno 1884 in CivitaveccMa. A proposito della sua famosa

risposta popolare alVappello ai cittadini di CivitaveccMa,

dal suo vero amico G. Fasulo. Civitavecchia, 1884.

COSENZA.

1801. Carile, La vera tradizione nega il viaggio, il ponteficato

e il ministerio di S. Pietro in Roma. Cosenza, 1872.

1802. Id. Id,, Eisposta a Sante Cardamone, Vicario della Curia

Arcivescovile di Cosenza. Cosenza,
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FAVALE {Genova).

1803. G. Cereghino, Bitorno alla religione cattolica di Giovanni

Cereghino (v. il 1889).

Cfr. pure per Farale:

?. Cereghino, Cinque lettere aperte a Mons. Magna-
SCO, arciv. di Genova. Favale, IS'-f.

FARA NOVARESE.

1804. Borgia Dam., La 'Storia del Vangelo in Fara Novarese-

episodio della ^Riforma del sec. XIX. Firenze, Claud., 1879.

FERRARA.

1805. Merighi Pietro, canonico. Una rivincita cattolica sui

r)wderni evangelizzatori d'Italia. Bologna. Mareggiani,1863.

1806. Id. Id., L'Evangelizzazione eterodossa al tribunale della

storia e del buon senso. Ferrara, Taddei, 1863.

1807a. Zanini C, Lettera a D. Pietro Benassi, parroco del Duomo
di Ferrara, 1863.

Tanto fu ardente tale dibattito polemico che, da
parte cattolica, nei due anni 1864-1865 si pubblicò

un settimanale antiprotestante dal titolo : « Il Sag-
giatore ».

1807&. B.[ELLONDi] V.[iNCENZO], Il calunniatorc alle prove.

Ferrara, Sabbadini, 1865.

Risposta al clero ferrarese insorto contro la propa-
ganda evangelica a Ferrara.

1808. Merighi Pietro, Il regno di Dio e il regno delVuomo,

ossia il cattoHeismo ed il protestantesimo. Torino, Ma-

rietti, 1870.

FIRENZE.

1809. Geymonat P., L'Evangelo a Firenze dal 1848rl875, in

«Cristiano Evangelico», anno I, 1875 (illustrato).

lé
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1810. N. N., Lettera di un cattolico italiano a Mgr. Arcivescovo

di Firenze, 1849.

Documento interessante per la primitiva evangel.

Era anonimo. Ne fu autore G. P. Meille, uno dei

quattro primi evangelisti valdesi a Firenze nel 1849.

1811. N. N., Un prete non prete, ovvero del cattoUcismo romano

a Firenze. Bastia, 1850.

1812. N. N,, Osservazioni sopra una predica recitata in Firenze

nel 1851.

1813. N. N., / concessori della verità in Firenze. Firenze, 1851.

1814. N, N., La Bibbia in prigione, 1851.

1815. Ricci Mauro, La fede cattolica in Firenze. Firenze, Ca-

lasanziana, 1856.

1816a. Gualtieri Bartolomeo, Lettere di tm cristiano a M.

arcivescovo di Firenze, 1859.

1816b. G. -P., Difesa della Dottrina Evangelica sulla gratuita

salvazione mediante la fede in Gesù, Cristo, contro gli attac-

chi d'un predicatore cattolico. Firenze, Torrelli, 1861.

Opuscolo di P. Geymonat, contro le prediche anti-

protestanti di un predicatore cattolico nella Chiesa

fiorentina di S. Gaetano.

1817. Righi Gaetano, Il proselitismo pì-otestante in Firenze-

dialoghi. Prato, Contrucci, 1861.

1818. Geymonat P., Discorso d'inaugurazione d'una Cappella

Evangelica. Firenze, Claudiana, 1863.

1819. Id. Id., Jja Chiesa Evangelica di Firenze, 1869.

1820. Galassi L.' M., Rispettosa protesta. <(. La lettera pastorale

dell'Arcivescovo di Firenze e gli evangelici >u Firenze, Clan

diana, 1902.

1821. N N., Programma dell'Istituto delle Diaconesse. Firenze,

Claudiana, 1880.

1822. BiANCiARDi Stan., Le Diaconesse a Firenze: ragguaglio.

Firenze, Cellini, 1864.
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i823a. Luzzi G., La Facoltà Valdese di Teologia (a Firenze) e

l'ora presente. Firenze, Claudiana. 1903.

La fondazione dell'importante Facoltà teologica val-

dese fu decretata dal Sinodo Valdese del 1855. Nel-

l'anno 18G0 essa da Torre Pellice fu trasferita in

Firenze, nel celebre Palazzo Salviati — Via de'

Serragli, 51.— Nel Sinodo del 1919 fu deciso di

trasferirla a Roma nell'anno scolastico 1921-22.

18236. Luzzi Gr., La nostra casa di Firenze o Le Leggende del

Palazzo Salviati, in « Bull. Soc. Hist. Vaud. », N. il,

pp. 5-21. Mai, 1920.

1824. Bosio E., Le origini della Facoltà Valdese di Teologia,

pp. 443-457, in « Eiv. Crist. », Dicembre 1905.

1825. Luzzi G., Le origini della Facoltà Valdese, in « Riforma

Cristiana », Dicembre, 1905.

1826. Jalla G., La Facoltà Valdese di Teologia, in « Riv.

Crist.», pp. 214 ss. Firenze, 1911,

1827. Luzzi G., La nostra Facoltà di Teologia ed il suo compito.

Torre Pellice, 1920.

1828a. Hamilton Fred., Lettera ai membri del Sinodo della

Chiesa Valdese. Firenze, Lem.onnier, 1865.

1828&. N. N., L'Imprimerie Claudienne et M. Frédéric Ha-
milton. Florence, Claudienne, 1865.

1828c. Italian Evangelical Publication Society, Annual
Eeport of the Italian Evangelical Publication Society

from the year 1867-1920. Florence, Claudian Press, 1867.

(Annualmente dal 1867).

Sorsero, in una contrapposizione, due Società Catto-

liche: d Società dei Laici Cattolici del S. Cuore di

Oesit Tper la distribuzione gratuita di libri cattolici in

Italia « e " La Società di S. Francesco di Sales per

la diffusione di buoni libri ».

lS28d. N. N., La Tipografia Claudiana di Firenze, in «Rassegna

popol. illustr. dell'Espos. gen. Italiana », 30 Ott. 1898.

La Tipografia Claudiana — prima tra le tipografìe

evangeliche in Italia — venne fondata in Torino nel-

l'anno 1850. Prese il suo nome da Claudio, il vescovo

iconoclasta di Torino.
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1829. N. N., La Società 'per le pubblicazioni evangeliche italiane,

1855-1905. In «L'Italia Evangelica», 23 Giugno 1905.

1830. .Talla Od., La Tipografia Claudiana di Firenze, in

« L'Amico di Casa », pp. 33-40. Anno 1909,

1831. Di Koberto Gino, Ebenezer: Vlstituto Comandi di Fi-

renze, in «L'Evangelista», 22 Ottobre 1914. (lUustr.)

1832. CORTICELLI Al., Rapporto sul nuovo cimitero per gli acat-

tolici evangelici di Toscana, che sta edificandosi in un

suhburbio di Firenze, fuori la Torta a Tinti. Fiienze,

Barbera, 1864.

1833. N. N., Cimitero evangelico di Firenze agli Allori. Regola-

mento generale. Firenze, Claudiana, 1883.

1834. Dalgas G., Notice historique sur le cimetière réformé de

Florence à PoHa Pinti. Firenze, Claudiana, 1890.

1835. Spencer 0. M., Prolestant cemetery of Florence, in

« Harper's Magazine ». New-York, XLVII, 507.

1836a. N. N., I cimiteri evangelici di Firenze: cimitero di Porta

Pinti e degli Allori, in « L'Italia Evangelica », 1 -8 No-

vembre 1902.

1836&. Di Roberto G., Si chiude una Scuola Evangelica, in

«La Luce», Torre Pellice, 20 Ottobre, 1920.

La Scuola annessa alla Chiesa di Via de' Benci a

Firenze.

FLORIDIA.

1837. N. N., I fatti di Noto, Floridia e Bisaccia alla Camera dei

Deputati, in «Testimonio», 15 Giugno, 1910.

GENOVA.

1838. Charvaz Mgr. Andrea, arciv. di Genova, Intorno al

proselitismo protestante in Italia. Milano, Boniardi, 1853.

1839. Id. Id., Avvertimenti ai cattolici della Diocesi di Genova

sulle mene dei protestanti. Genova, tip. Arcivescovile, 1854.
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1840. N. N., Risposta a Mgr. OTiarvaz. Genova, Faziola, 1854.

1841. Nazari G., Professione di fede de" Cristiani Evangelici

d'Italia, dichiarata da B. Mazzarella e confutata da O.

Nazari. Asti, 1857.

Questa disputa fu motivata dalla pubblicazione di

Bon. Mazzarella « Professione di fede dei Cristiani

Evangelici d'Italia», 1857, da lui edita dopo il

suo distacco dai Valdesi nel 1854.

1842. Mazzarella B., Sulla fede dei cristiani Evangelici. Bi-

s-jgosta a G. Nazari. Genova, 1857.

1843. Bert Amedeo, Le cucine economiche in Genova. Genova,

Ciminago, 1886.

1844. Id. Id., Il Comitato ligure per Veducazione del popolo dal

1867 al 1892. Genova, tip. Sordomuti, 1892.

1845. Id. Id., Ospedale Protestante di Genova, in « L'Italia

Evang. », p. 165, 1906.

GKAGLIA (Novara).

1846. Vercellone Prevosto, La religione del Vangelo in Gra-

glia, 1860.

1847. Lagomarsino F., Il Vangelo in Graglia. Risposta al can.

prevosto Vercellone. Per Vevangelista P. Lagomarsino.

Genova, Ponthonier, 1860.

GUAKDIA PIEMONTESE.

1848. Levt Tron, Fra i discendenti dei Valdesi di Calabria in

Guardia Piemontese, in « La Luce ». Firenze, 24 Aprile

e 1° Maggio, 1919.

GUASTALLA.

1849a. G. A., Lettera del signor Gavazzi al vescovo di Guastalla.

Firenze, Claudiana, 1867.
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.

1849&. N. N., Frottole pretine smascherate. Biologo tra il parroco

ed un suo parrocchiano avvenuto in un villaggio dell'Emi-

Ha. Guastalla, 1881.

IGLESIAS.

1850. PiNTUS G., Ai ben pensanti. Risposta al signor B. Man-
sella, prete in missione. Iglesias, 1920.

INTRA.

1851. N. N., I Protestanti ad Intra e sul Lago Maggiore. Bi-

sposte ad alcuni articoli del giornale d'Intra: « La voce

del Lago Maggiore ». Intra, 1896.

1852. N. N., Orfanotrofio Evangelico J. H. Testalozzi, in «L'Ita-

lia Evangelica», pp. 227-228. Anno 1907.

LIVORNO.

1853. RiBETTi G., Lettera al Prefetto di Livorno e a 8. Eccell.

il Comm. Ubaldino Peruzzi sulle tumulazioni degli acat-

tolici. Firenze, Claudiana, 1868.

1854. N. N., La sentenza della Corte d'Appello di Lucca nel

processo Eibetti (Foglio). Firenze, Claudiana,

1855. RiBETTi G., Lettera ai preti di Livorno. Firenze, Clau-

diana, 1861.

1856. Cherubino (P.) da Serravezza, Il protestantesimo giu-

dicato e condannato dalla Bibbia e dai Protestanti. Fi-

renze, Calasanziana, 1861.

1857. RiBETTi G., Speranze e millanterie d'un Cappuccino. Fi-

renze, Claudiana, 1861.

1858. Cherubino P. ba Serravezza, Chi sono i Valdesi. Ri-

sposta di Fra Cherubino da Senavesza alle provocazioni

del P. Eibetti. Livorno, 1862.
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1859. N. N., Al valdese Bibet che non sa distinguere il pan da'

sassi, cioè: i cattolici da' protestanti, i preti di Livorno.

Livorno, 1863.

1860. RiBETTT Ct., Seconda lettera di O. Bibetti ai preti di Li-

vorno (2 die. 1863). Firenze, Claudiana, 1863.

È una risposta alla lettera precedente dei preti

livornesi.

1861. Id. Ijj., Lettera al padre Boniolo da Pistoia ca/ppuccino,

Firenze, Claudiana.

1862. Cherubino P. da Serravezza, La setta Valdese e la

Chiesa Cattolica. Firenze. Bencini, 1864.

1863. N. N., L'autorità in materia di fede. Bendiconio stenogra-

fico delle Conferenze tenute in Livorno fra alcuni sacer-

doti cattolici e pastori evangelici nei dì 13, 14 e 17 Agosto

1868. Livorno, 1868.

Si tratta d'un celeberrimo contradditorio tenuto a

Livorno in quella data. Pei cattolici polemizzavano

i frati Remigio Buselli e Cherubino da Sen?avezza.

Per gli Evangelici G. Ribetti e A. Gavazzi.

1864. Gavazzi A., La Bibbia regola dì fede degli Evangelici,

difesa contro il clero livornese. 1868.

1865. N. N., Delle disjnite religiose avvenute in Livorno: lettere.

Firenze, Tip. S. Antonino, 1869.

LODL

1866. Borgia Dam., Appello ai Lodigiani intorno alle confe-

rense tenute al Teatro Gaffurio. MUano, Quadri, 1879.

LUCCA.

1867. N. N., L'apostata Gavazzi in Lucca nel Marzo 1866.

Lucca, 1866.
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1868a. N. N., -.4. Gavazzi ed il clero di Lucca. Lucca, Laudi, 1866.

Nel 1866 i Valdesi aveano aperta la Chiosa di Lucca.

Ciò irritò il vescovo Giulio Arrigoni e il clero lucchese.

Gavazzi vi si recò e predicò ed accettò una sfida che

all'ultimo momento fu proibita pei tumulti che ne

sorsero, a causa dei fanatici.

1868&. N. N., La discussione di Lucca. Firenze, Claudiana, 1868.

LUSERNA S. GIOVANNI {Torino).

1869. N. N., VInaugurazione del Bifugio Ee Carlo Alberto, in

« La Stampa ». Torino, 26 Febbraio 1898.

1870. GiAMPiccoLi Ern., Pel 50° Ann. della Emancipazione

dei Valdesi, 17 Febbraio 1898. — Discorso pronunziato

alVinaugurazione del « Bifugio Be Carlo Alberto » fon-

dato in Luserna 8. Giovanni, a memoria del Cinquante-

nario delVEmancipazione dei Valdesi, da Guglielmo

Meille, Pastore. Torino, Un. Tip. Ed., 1898.

1871. Meille Guglielmo, Discorso d'inaugurazione del a Bi-

fugio Be Carlo Alberto )), 1898.

1872. N. N., Il « Bifugio Be Carlo Alberto », in « L'Italia Evan-

gelica », 19 Maggio 1900. [Illustrato].

MANTOVA.

1873. N. N., La Biforma della Chiesa iniziata da Lutero ed ora

proposta agli Italiani è veramente opera di Dio; problema

sciolto da un Canonico della Cattedrale di Mantova. Man-

tova, 1868.

Per Mantova non va dimenticata la predicazione

speciale tenuta nella Basilica mantovana di S. Andrea,

in preparazione alla Pentecoste del 1867, dal futuro

Cardinale Lucido Parrocchi, allora professore di

Teologia nel locale Seminario. Quella predicazione

venne pubblicata » Protestantesimo e RaTionalismo »

Conferenze di L. Parrocchi. Padova, 1868. Nella

Conferenza prima dice: «e che dissimulare più

oltre? Il Protestantesimo ha tentato anche la nostra

città?... Questa città, ne' passati giorni, lanciatole

innanzi il guanto di sfida, fu per la prima volta chia-

mata a decidere fra il Cattolicismo e l'apostasia ».

Pag. 1, ristampa, Uoma, tipog. Sallustiana, 1904.
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MESSINA.

1874. Zocco G., La disputa religiosa in Messina. Risposta del

Ministro Evangelico Metodista G. Zocco al rev. can. F.

Fisichella, pred. quaresimalista del Duomo. Eoma, 1874.

1875. Solito Vino. M., Risposta al Ministro Protestante signor

Varnier. Messina, Oliva, 1881.

MILANO.

1876. Borgia D., Il ratto del prete B. Cesare Cappelletti. Mi-

lano, 1877.

1877. LoNGO P., Ricordi storici ed appunti religiosi inrijerenza

alla inaugurazione della Chiesa di S. Giovanni in Conca,

restaurata e consacrata al culto cristiano lì 8 Maggio 1881.

Milano, 1881.

1878. Id. Id,, Inaugurazione del nuovo Asilo Evangelico di

• Milano. {Discorso inaugurale), in « L'Italia Evangelica ».

16 Luglio 1892. (Con veduta).

1879. Ambrosiano, Chiesa Evangelica Cristiana in Milano, già

S. Giovanni in Conca, ora tempio Valdese. Note ed abbozzi

in «L'Italia Evangelica», 7 aprile 1894. (Con veduta).

MOLISE.

1880. Rossi Mario, I Cristiani Battisti nel Molise. Relazione.

In «Il Testimonio». Roma, 10 Settembre 1916.

NAPOLI.

1881. EscALONA Rocco, Il protestantismo a Napoli. Napoli,

Detken, 1862.

1882. Proto Fr., La propaganda eterodossa nelle Provincie Na-

poletane, Napoli, Detken, 1862.
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1883. Santi R., Eapporto annuo sulla Casa Ilaterna. Napoli,

Richter (Annuale).

Cfr. Rapporti annui della Casa Materna sorta a

Napoli, ora trasferita a Bellavista nella Villa Mo-
naco. Questa istituzione ebbe inizio il 1° Luglio

1905, a Napoli, in Via Filippo Agresti, 22, per im-

pulso di R. Santi.

1884. Volpe Michele, I Gesuiti nel Napoletano: note ed ap-

punti di storia contemporanea, 1814-1914. Napoli,

D'Auria, 1914.

Per la storia contemporanea cfr. tutte le lapidi mu-
rate nei vari templi evangelici della città e la lapide

murata in Via Duomo, sul muro laterale della cosi-

detta Congrega dei cento preti, in Piazza Forcella.

Essa ricorda come, per intromissione del card. San-

felice fu tolto agli evangelici quel Tempio costrmto

per loro e ciò all'intento d'impedire « haereticas con-

venticulas ».

NOTO. *

1885. Olaus D'Agradas (Gaetano Fasulo), La vita di

8. Corrado il protettore di Noto. Floridia, Cagliola,

1909.

Opuscolo di agiografìa critico -polemica che suscitò

un vivo fermento e una opposizione all'attività

evangelica colaggiù. Occorse un forte rinforzo mili-

tare per sedare gli animi fanatizzati dal clero locale

capitanato dal vescovo Blandini.

1886. N. N., I fatti di Noto, Floridia e Bisaccia alla Camera

dei Deputati, in «Il Testimonio», 15 Giugno 1910.

PADOVA.

1887. N. N., Circolo Diodali istituito in Padova in connessione

con la Chiesa Evangelica Metodista. Eesoeonto dell'anno

1875. Padova, Prosperini, 1876.
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PALERMO.

1888. Di Silvestri Falconieri Fr., Una controversia celebre

in Palermo, m « L'Evangelista », 22 Maggio e 12 Giugno

1919.

Riassume la polemica del 1861-1862. Bibliografia

della polemica e ritratto di G. Appia, il polemista

di parte protestante.

1889. Bellomo Sac. Giov., Memorie sulla vita e gli scritti di

Mgr. Domenico Turano, vescovo di Girgenti. Palermo,

Tamburello, 1886.

Turano è il protagonista di parte cattolica della pole-

mica palermitana cui tenne fronte il pastore G. Appia.

1890. ViSALLi G., Il cattolico Siciliano al protestante Jona King,

americano, o confutasione di una lettera di lui intorno agli

errori della Chiesa di Boma. Palermo, Lordsnaider, 1854.

1891. Turano D., SxiX 'protestantesimo e la conversione di due

protestanti: cenni. Palermo, Lo Bianco, 1859.

1892. Id. Id., Il cattolicismo esposto ai Valdesi, ovvero risposta

a una lettera di Giuseppe Cereghino. Palermo, Lao, 1861.

Cfr. per il medesimo, il giornale del tempo: L'Aporli,

n. 19, anno 1862.

1893. Appia G.; Boma e la Scrittura — Dieci lettere al rev. Ca-

nonico D. Turano. Palermo, Lordsnaider, 1862.

1894. Romano, Bisposta alle dieci lettere di Giorgio Appia, con-

tro la Chiesa Cattolica, dirette al card. Turano. Palermo,

Lao, 1862.

1895. Turano D., Bisposta al Sig. G. Appia Valdese in occa-

sione del suo opuscolo « Boma e la Scrittura ». Palermo.

1896. Appia G., Undecima lettera al rev. canonico D. Turano,

controrisposta alla sua risposta. Palermo, Lordsnaider,

1862.

1897. Albanese Avv., Lettera al sig. G. Appia nella sua Mis-

sione in Palermo. 1862.
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1898. Grima Petronio, Sulla confessione: parole ai Siciliani.

1899. De Castro G., L'apostasia in vendita e la fede in cattedra.

1900. Celesia, vesc. di Patti, Pastorale.

Le quattro opere succitate furono gli strascichi della

polemica Appia-Turano.

1901. Galeotti Melch., L'autorità della Chiesa. Dispute e po-

lemiche con un ministro valdese a Palermo. Roma, Pro-

paganda, 1864.

Il Ministro è sempre G. Appia, la cui figlia sta

preparando la biografia paterna.

1902. Fera Saverio, Al Quaresimalista del Duomo di Palermo.

Palermo, Tip. Il Progresso, 1879.

1903. ViSALLi G., Il protestantesimo evangelico smascherato o

disputa tra P. Leorati e il sae. cattolico G. Visalli. Pa-

lermo, Lima, 1880.

1904. De Giovanni, Confutazione dell'opuscolo di P. Leorati:

« Ohe cosa è la Messa ».

1905. Bando Santi, La laonde del tempio protestante eretto in

Palermo, spiegata, 1880.

1906. Talerci Luigi, Contra lu protestantissimu e la bestemmia

a sangu freddu secunnu li tempi si voli 'ntroduceri 'ntra

la Sicilia: versi. Palermo, Vena, 1897.

PAR]\IA.

1907. Canali Luigi, Discorso in risposta a una lettera del

sig. Giuseppe Moreno, ministro Evangelico. Reggio Emi-

lia, Degani, 1869.

PERUGIA.

1908. Pecci Mgr. Gioacc, Avvertimento al suo diletto popolo

perugino. 24 Febbraio 1863.

Lo poneva in allarme contro l'attività propagandista

in Perugia di Emilio Comba.
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1909. CoMBA Em., Bisposta aWavvertimento di Sua Eminenza.

[2 Marzo 1863].

1910. BONNET St., Lettera alVEm. Card. Pecci, 1864.

1911. Id. Id., Risposta ai preti di Perugia. Firenze, Claudiana.

PISTOIA.

1912. N. N., J.Ì preti pistoiesi. L^Evangelo, la religione e Dante.

Firenze, 1864.

POETOFERRAIO.

1913. Bkacchetto R., Evangelo e Papismo. Portoferraio, 1866.

ROMA.

A riguardo del primo sporadico tentativo di propa-

ganda protestante fatto a "Roma durante la Repub-
blica Romana nel 1849, oltre i due n. 1978 e 2522

della presente bibliografia, è indispensabile cfr. le

due capitali opere segg. determinate esplicitamente

da quell'episodio:

a) P. Ventura Gioacchino, teatino. Lettere a un
Ministro Protestante. Milano, Turati, 1854.

b) P. Agostino Theiner, teatino, Dell'Introduzione

del Protestantesimo in Italia tentata per le mene
de' novelli banditori d'errore nelle recenti conget-

ture di Roma. Roma, Spitlioever, 1850.

1914. Rivolti G., Iconografia del camposanto generale, coi

cimiteri acattolico ed israelitico. Torino, Botta, 186.5.

1915. N. N., Resoconto autentico della Disputa avvenuta inRoma
le sere dei 9 e 10 Febbraio 1872 fra sacerdoti cattolici e

ministri evangelici intorno alla venuta di S. Pietro in

Roma. Roma, Tip. Lombarda, 1872.

1916. SciARELLi Fé., Notìzie ed atti di una Disputa tra sacer-

doti cattolici e ministri Evangelici intorno al Ponteficato

ed al martirio dell'apostolo Pietro in Roma. Roma, 1881.

Occasione alla Disputa fu una Conferenza tenuta

da F. Sciarelli, il 1» Febbraio 1872 sul tema: «Pre-

teso viaggio, ponteficato e martirio dell'Apostolo
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Pietro in Roma ». Pochi istanti prima di detta Con-
ferenza, alcuni preti, entrati nel Tempio protestante,

porsero allo Sciarelli una dichiarazione-sfida a pxib-

blica disputa sul tema già preannunziato per la Con-
ferenza. Accettato immediatamente. La Disputa si

tenne nell'Aula dell'Accademia Tibertina il 9 e 10

Febbraio 1872. Presidenti per i cattolici furono Don
Mario Chigi e G. D. De Dominicis Tosti. Precidenti

per gli Evangelici furono E. Piggott ed Ermanno Phi-

lip. Oratori p»r i cattolici furono Enrico C. Fabiani,

Augusto Guidi e G. (Cipolla. Oratori di parte evan-

gelica furono A. Gavazzi, G. Ribetti e F. Sciarelli.

1917. Patrizi Cost., Lettera circolare in data 17 Luglio 1873,

del Card. Vicario Costantino Patrizi ai fedeli di Moma.
Li pone in guardia contro » il dififondersi e dilatarsi

del veleno dell'eresia » nell'Urbe.

1918. Meter W. C. Van, Worh in Eome. London, 1876. ,

La sua opera si chiamò « Missione Biblica Ameri-
cana per le Scuole Domenicali ». Era in dipendenza
dalla « Bible and Publication Society » di Filadelfia.

Egli pubblicò in Roma, in relazione con la « Società

Biblica ItaUana «un'edizione di 10.000 Nuovi Testa-

menti, diffuse trattati, un giornale per le Scuole

Domenicali, tenne vari Evangelisti in varie parti

d'Italia ed organizzò numerose eJ affollate Sciiole,

con refezioue scolastica, dapprima a Modena e poi,

con maggiore fortuna, a Frascati e a Roma. Tale

opera durò fino al 1882.

1919. Melis Giov.. Cristianesimo o Marianesimo f Confuta-

zione del discorso del rev. P. Ciocci, tenuto in Roma.
Anno 1877.

1920. Monaco La Valletta, Istruzione del card. Monaco La
Valletta, Vicario Generale di N. 8. Papa Leone XIII
ai parrochi di Roma. Roma, 12 Luglio 1878.

Li pone in guardia e lamenta la diffusione degli Evan-
gelici nell'Urbe.

1921. Mamiani Ter., Lettera di T. Mamiani al cav. Prochet,

presidente valdese, in occasione delV inaugurazione del

Tempio Valdese in Roma. (27 Nov. 1883). In « Riv. Crist. »

Firenze, Giugno 1884.

In occasione dell'inaugur. del Tempio valdese in Via
Nazionale.
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1922. Cappellini L., 3Iemone della Chiesa Evangelica mili-

tare fondata in Boma nel 1872 2?er il cav. L. Cappellini.

Koma, Tip. Romana, 1885.

1923. « L'Evangelista », Posa della pietra angolare della Chiesa

Mei. Episc. in Boma, in « L'Italia Evangelica », Mag-

gio, 1894.

L'inaugurazione di questo Tempio M. Ep. accadde

durante le grandi feste anticlericali del 20 Settemb.

1895, a commemorazione del 25 anniversario della

breccia di Porta Pia.

1924. N. N., La propaganda protestante a Boma, in « Corriere

della Sera», n. 346. Milano, 1902.

1925. Cervi G., Protestantesimo e Vaticano: in risposta alla

elezione papale della Commissione cardinalizia anti-pro-

testante. Firenze, Claudiana, 1903.

1926. N. N., Istituto Gould, in «L'Italia Evangelica », 7 Marzo 1903.

Porta pure il ritratto di Emilia Bliss-Gould, la fon-

datrice.

1927. N. N., Il nuovo Tempio Valdese a Boma [Otto Febbraio

1914]. Fascicolo d'arte della Rivista «BUychnis». Il-

lustrato. Roma, BUychnis. 1914.

1928. Martire Egilberto, Per la fede della nostra Boma, in

«Corriere d'Italia», 6 Sett. 1918.

studio sulla diffusione della Riforma nella Roma
d'oggi.

1929. Frey J. B.,L'effort proteslant à Bome elen Italie. Paris, 1919.

1930. N. N., I protestanti alla conquista di Monte Ilario, in

«L'Idea Nazionale», Roma, 13 Febbraio 1920.

Cfr. la risposta di V. Nitti nell'Evangelista dello

stesso mese, riprodottavi da un giornale politico

della Capitale.

1931. N. N., Sede centrale dell'opera evangelica Battista, in

« Testimonio », pp. 241-242, Anno XXXVII, N. 7.

Roma, Luglio 1920.

Notizie topografiche e vedute del blocco di sette

case su cui sorgerà la sede centrale italiana della

Missione Battista, (Soiitli Bapt. Convention).
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SALERNO.

1932. SciARELLi Fk., Due 'parole al giornale salernitano « La
Frusta r>. Salerno, 1897.

1933. Id. Id., Per un opuscolo: saggio di polemica clericale.

Roma, 1898.

SEMPIONE (Traforo del).

1934. Cervi G., Bapporto dell'opera compiuta dalla Missione

Evangelica fra gli operai al traforo del Sempione durante

i sette anni trascorsi pel compimento della galleria, in

« L'Evangelista », Ottobre 1905.

STRABELLA {Pavia).

1935a. Bellonpi V., Montuheccaria e l'evangelista di Stra-

della (Foglietto). Stradella, Tip. Perea, 18701

Risposta vivace di Bellondi a prete G. Prinetti il

quale U giorno 25 Maggio 1870 lo aveva chiamato a
Montubeccaria e poi, mutato parere, gli aveva fatto

sapere di voler avere con lui solamente ima discus-

sione epistolare. Da quel foglietto ne venne la se-

guente polemica tra i due.

1935&. Prinetti G., Disputa tra un cattolico e ^ln protestante con

una nota sulla strage di S. Baiiolomeo, di Prinetti G.,

sacerdote. Voghera, Gatti, 1870.

1936. Bellondi Vino., La spada al cuor di Babilonia. Risposta

a prete Giacomo Prinetti. Stradella, Perea, 1870.

1937. Prinetti G., Nuovo saggio sulle falsificazioni degli Evan-

gelici. Appendice alVopuscolo: Disputa fra un cattolico

e un protestante. Voghera Gatti, 1870.

1938. Bellondi V., Terza ritirata di prete Prinetti. Stradella,

Tip. Perea, 1870.
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SUSA (Torino).

1939. Meille Enrico, Lettera del ministro Evangelico di To-

rino [E. Meille) al Prevosto della Cattedrale di Susa

{Agosto 1875). Torino, Un. Tip. Ed., 1875.

TEEMINI {Palermo).

1940. Meille A., Lettera aperta a Ilgr. Angelo Bolzano, vescovo

di Termini. Firenze, Claudiana, 1897.

TERNI.

1941. Gay Daniele, Il Cappuccino smascTierato : ossia, alcune

eresie del Padre Sisto da Pisa, rivelate ai Ternani da

D. Gay ministro evangelico. Temi, 1877.

TORINO.

1942. Albarella D'Afflitto V., Princìpii dì fede e disciplina

estratti dalla Parola di Dio per servire di base alla Chiesa

Evangelica di Torino.

1943. Revel Eua.,Eisposfa alle osservazioni di don i?.[osco]. 1867.

1944. CoMBA Em., Bombe salesiane ossia don Bosco ed i Valdesi,

in « L'Italia Evang. », pp. 219-220. Firenze, 1893.

1945. Meille J. P., L'hópital de Turin, 1872.

1946. N. N., Gli Artigianelli Valdesi, in « L'Italia Evang. »,

Nov. 1885.

1947. EiBETTi G., Lettera al rev. signor Stefano Troine, quare-

simalista di S. Teresa. Torino, 1894.

1948a. GiAMPiccOLi Y.B,^.,LaParoisseVaudoise de Turin, 1849-

1899. Torino, 1899.

Cfr. anche gli Archivi del Concistoro della Chiesa
Valdese di Torino.

1948&. N. N., Una pastorale di Mgr. Bichelmy. Firenze, Clau-

diana, 1899.

15
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1949. Meille G. P., L'ospedale evangelico di Torino, in « L'Ita-

lia Evang. », 15 Die. 1900. (Illustrato).

1950. N. N., Casa Ital. delle Diaconesse in Torino, in «L'Italia

Evang. }), 4 Aprile 1903.

1951. N. N., Il cinquantenario del Tempio Valdese in Torino,

in « L'Italia Evang. », (Illustrato), 12 Die. 1903.

TORRE PELLICE.

1952. N. N., OrpheUnat vaudois de la Tour. Notice. Pignerol,1875.

L'Orfanotroflo Femminile fu fondato nel 1854, au-

spice la Signora Braccbridge e i suoi amici.

1953. N. N., Catalogue du Ilusée Vaudois. La Tour, 1889.

1954. IMeille G., Discorso pronunziato alla presenza dello III.

Senatore Conte Laverà, Prefetto di Torino, rappresentante

delVAugusta Persona di 8. M. il Be alla inaugurazione

della Casa Valdese edificata alla memoria del II Cente-

nario del glorioso riì^ipatrio dei Valdesi. Torino, Un. Tip.

Ed., 1889.

1955. Jahier D., Il pareggiamento del Collegio Valdese ai Col-

legi dello Stuto. Torre Pelliee, Tip. Alpina, 1896.

Il Collegio Valdese venne fondato nel 1835 dal Dot-
tor Gilly affine di promuovere nelle Valli gli studi

classici e dare ai candidati agli studi teologici la

preparazione opportuna.

1956». II). Id., Le Pensionnat de la Tour. La Tour, 1898.

1950t. N. N., Comune di Torre Pellice. Albo d'onore ai suoi

figli eaduli per la patria nella grande guerra, 1915-1918.

Torre Pellice, 1920. Tipogr. Alpina di U. C. Rastellin*.

TRENTO.

1956c. Grimi Dott. Giuseppe, Visita a Trento, in « Il Giorno »,

Napoli, 12 Sett. 1920.

Studia l'attività sociale della Chiesa Evangelica M.
E. a Trento.

Id56d. N. N., Istituto Educativo « Cesare Battisti », Trento.

(Riccamente illustrato). Roma, Speranza, 1920.
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TRIE^STE.

1957. RosTAN F., A Trieste, in « La Luce », 20 Febbraio 1919.

Parla dell'organizzazione della Chiesa Valdese in

Trieste, dopo la liberazione italiana.

VALLECROSIA (Porto-Maurizio).

1958. N. N., L'Asilo Evangelico di Vallecrosia presso Bordi-

glicra, in «L'Italia Evangelica», 14 Marzo 1903.

VENEZIA.

1959. Gavazzi Al., I cristiani Evangelici in Venezia. Venezia,

Longo [senza data], (1866).

1960. Teevisanato G. Luigi, Patriarca, Pastorale al Clero

e al diletto popolo di Venezia. Venezia, Patriarcale, 1867.

1961. Gavazzi Al., Alessandro Gavazzi per la grazia e bontà di

Dio ministro dell'Evangelo, a don G. Luigi Trevisanato

per divina misericordia testimone della Verità, risposta

a false affermazioni. Venezia, 1867.

Era la risposta alla precedente Pastorale patriarcale.

1962. Id. Id., Controversia fra Aless. Gavazzi e don Trevisanato.

Venezia, 1867.

1963. N. N., I membri della Chiesa Evangelica Italiana in Ve-

nezia, Venezia, 1867.

1964. Rossi Dom.> Confutazione delVopuscolo : I membri della

Chiesa Evangelica Italiana in Venezia. Venezia, Perini,

1867.

1965. N. N., Il clero di Venezia e gli Evangelici. Venezia, Merlo,

1868.

1966. Casara don.SEB., I sei discorsi tenuti nella Chiesa par-

rocchiale dei SS. Gervasio e. Protasio in Venezia, per la

Missione contro gli Evangelici bandita dalVEm. Card.

Patriarca con pastorale 29 Maggio 1868 e cominciata il

primo Giugno. Venezia, Gasparri, 1868.
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1967. Gavazzi A., La mala lede di sei preti Veneziani e le loro

'persecuzioni contro i cristiani evangelici, esposte al popolo.

Venezia, G. Grimaldo, 1858.

1968. Id. Id., Le gherminelle del clero veneziano nella sfida a

Gavazzi. Storia, documenti e confutazione del fatto.

Venezia, 1868.

Si tratta dell'accettata sfida tra A. Gavazzi e il can.

Berengo e che poi svanì per avere ritirata la sua
approvazione il card. Patriarca.

1969. Bellondi V., Sfida ai Canonici di Venezia [18 Giugno

1875). Venezia, Cecoliini, 1875.

Era una risposta alla circolare a stampa del can.

Mgr. Daniele Canal.

1970. Agostini Mgr. D., Eelazione del Discorso di Mgr. Ago-

stini sni sedicenti Cristiani Evangelici. Venezia, 1881.

1971. Id. Ir>., Dimostrazione cattolica a Venezia. Discorso di

8. Em. il card. Patriarca Domenico Agostini. Venezia,

tip. dell'Immacolata, 1882.

Si tratta del discorso che il Patriarca di Venezia

pronunziò la domenica mattina 18 Giugno 1882

nella Chiesa dei Carmini, perchè nella stessa serata

c'era nella città delle Lagune la dedicazione al culto

protestante dell'ex Chiesa Cattolica di S. Margherita.

1972. BoRELLi Enrico, Una predica rovesciata, ossia il discorso

del Patriarca ed il suo decreto di scomunica letti a rovescio.

Venezia, 1882.

1973. Eossi Gir., Confutazione della risposta d'un ministro

evangelico al discorso del card. Doni. Agostini, patriarca

di Venezia. Venezia, tip. dell'Immacolata, 1882.

1974. BoRRELLi Enr. Risposta del signor Borélli Enrico Mi-

nistro Evangelico al P. Girolamo Bossi, frate di 8. Dome-

nico, fascicoli I, II, III, Venezia, tip. Veneta, 1882.

1975. N. N., Istituto Evangelico Industriale di Venezia, in

«L'Evangelista». Koma,' 1 Dicembre 1895.
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1976. KosTAGNO Luigi, L'Eglise EvangéUque Vaudoise de Ve-

nise, in « L'Echo des Vallées », u. 22. Torre Pellice, 1919.

VICENZA.

1977. SciARELLi Fr., Il movimento religioso in Italia. Parole

dette in Vicenza il 5 Dicembre 1876, inaugurandosi un

nuovo locale di evangelizzazione. Padova, 1876.



Capitolo XXIV.

PEESOISTALITA
DEL MOVIMENTO EVANGELICO ODIEENO

IN ITALIA.

SOMMARIO: Bibliografia dei principali evangelici italiani

durante il secolo XIX (1978-2,230).

ACHILLI (Dott.) Cx IACINTO.

1978. Eardlet C. E., Imprisonment and delivrance of Doct.

AcJlilli with some account of his previous history and

labours. London, 1850.

1979. Capecelatro Ale., Newman e la religione cattolica in

Inghilterra. Bologna, Marsigli, 1859.

Ivi, nel voi. II, libro V, pp. 37-8G, cfr. il lungo reso-

conto della lotta e del processo Achilli-Newmann in

Inghilterra.

APPIA GIORGIO.

1980. N. N., In memoriam — G. Appia [1827-1910]. Con ri-

tratto. Torre Pellice, tip. Alpina, 1911.

Per G. Appia cfr. pure le inedite « Mémoires de la

famille Appia ». Mss. presso la famiglia Appia. Torre
Pellico (Torino).
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ARBANASICH PIETRO {Fra Pietro).

1981. N. N., Fra Piero, in «L'Italia Evangelica», p. 21, anno

1906.

1982. Fra Piero (P. Arbanasich), Per gli sponsali eli mia

figlia. Cagliari.

ARBANASICH GIOVANNI.

1983. Paschetto Lud., Giovanni Arhanasicìi. Notizie biogra-

fiche. (Con ritratto). In « Il Testimonio », pp. 27-29.

Roma, Febbraio 1916.

Pel med. cfr. anche « L'Evangelista »: Il sottotenente

Dott. Giov. Arbanasich. (Enzo). Roma, 17 Feb-
braio 1916.

BASSANELLI ODOARDO.

1984. MuSTON Arturo, Memorie autobiografiche del frate libe-

rale, del prete patriotta e del credente cristiano Odoardo

Bassanelli. Prefazione di A. Muston. Firenze, Claud., 1891.

BECKWITH {Il Generale).

1985. Meille J. P., Le general BecJcwith, sa vie et ses travaux

parmi les Vaudois du Pie'mont. Lausanne, 1872.

Traduzione inglese di quest'opera fu fatta in Lon-
dra nel 1873.

1986. Id. Id., Il generale BeclcwitJi: sua vita e sue opere in mezzo

ai Valdesi del Piemonte. (Con ritratto). Firenze, 1879.

È la traduzione italiana dell'opera precedente.

BELLONDI VINCENZO.

1987. Bellondi Vinc, Lega e Battaglia contra il gran Cucii

e il poeta della Mula. Venezia, Ferrari, 1885.

1988. Id. Id.5 In guardia! Firenze, Campolmi, 1909.
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1989.BELLONDI Ymc, Giustizia. Firenze (allamacchia),1906(?).

Questi tre scritti illustrano 11 carattere ed il pensiero

fieramente indipendente e le ultime peripezie eccle-

siastiche, 1912-1919, di questo pensatore ribelle.

1990. Id. Id., Armonia biblica. Poesie, con una frefazione sto-

rica. Firenze, Campolmi, 1908.

Questa prefaz. storica è una ricca fonte di notizie

circa l'attività letteraria e poetica dell'autore. Cfr.

ivi, pp. III-XXV.

1991. SiGNORELLi Tito, Vincenzo Bellondi, in v L'Evangelista »,

6 Marzo, Anno 1919. (Con ritratto).

1992. N. N., [Ariele Bellondi (?)], Lamento sopra Vincenzo

Bellondi, in « L'Aurora ». Pliiladelphia, Pa, 1919.

Cfr. pure mss. inedito intitolato « Nabot o i misteri

della Vigna » del medesimo — oggi presso la fami-

glia, In Firenze, ma destinato ad un Archivio nazio-

nale. È una fonte inedita — delle primissime me-
morie della evangelizzazione dai Guicciardiniani nel

Piemonte, prima e dopo il sessanta, giù giù fino a
oltre il primo decennio del secolo XX — di tutta

la storia contemporanea della Riforma italiana.

BERUATTO SERAFINO.

1993. Beruatto S., Le memorie del nonno (con ritratto delVau-

tare). Roma, Speranza, 1907.

BIANCIARDI STANISLAO.

1994. BiANCiARDi Enr., Stanislao Bianciardi, direttore del-

l'Esaminatore, in « Riv. Crist. », Maggio-Giugno, 1912.

Studio prezioso per le relazioni del Bianciardi con
gli evangelici fiorentini. Fu un insuperato traduttore

di letteratura protostante ed educatore in istituzioni

educative protestanti. A pp. 393-396 c'è un «cenno
bibliografico » del medesimo.

BONNET STEFANO.

1995. A. M,, La commemorazione del Pastore Stefano Bonnet,

in « L'Italia Evangelica » [con quattro iscrizioni e suo

ritratto], 10 Gennaio 1903.
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BORELLI EMILIO.

1996. N. N., Emilio BorelU, in «L'Evangelista», (con ritratto).

Roma, 6 Luglio 1894.

BORGIA DAMIANO.

1997. Borgia D., La vita di un povero scomunicato. Milano, 1895.

Narrazione de' motivi che determinarono lui e la

sua congregazione di Milano (Chiesa Libera) ad en-

trare in massa nella Chiesa Valdese.

BURGESS WILLIAM.

1998. N. N., Un insigne missionario [E. Will. Burgess presi-

dente della Chiesa Wesleyana d'Italia']. In « L'Evange-

lista». (Con ritratto). Roma, 19 Febbraio 1903.

CALANDRINI MATILDE.

1999. Rossi Giacinto, Le scuole protestanti in Italia: rifles-

sioni. Bologna, Tip. S. M. Maggiore, 1863.

2000. N. N., Matilde Calandrim. Presbyt. Board of Pubi.

Philadelpbia, T^.

2001. Redi Enrico, Bicordi biografici di G. Montanelli. Fi-

renze, Ducei, 1883.

2002. Della Torre Arn., Matilde Calandrim, [p. 115 del

« Crist. in Italia »]. Sandron, Palermo.

CAPPELLINI Cav. LUIGI.

2003. N. N., Commemorazione, in «L'Italia Evangelica». Nov.

1900.

Pel medesimo cfr. n. 1922.
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CAPORALI ENRICO.

2004. Maltese Tel., La filosofia di E. Caporali e il pensiero

scientifico. Vittoria, Velardi, 1888.

2005. Cosentino Fr., Caporali Enrico, in «Suppl. Diz. Cogniz.

Utili», p. 504. Torino, Utet, 1919.

CARACCIOLO ENRICHETTA DEI PRINCIPI DI FORINO.

2006. Caracciolo Enrichetta, I misteri del chiostro napole-

tano. Memorie. Firenze, Barbera, 1864.

2007. SciARELLi Fr., Enrichetta Caracciolo dei Principi di Fo-

rino, ex-monaca benedettina. Bicordi e docuìnenti. l^a-

poli, Morano, 1894.

2008. Id. Id., Una illustre defunta. E. Caracciolo. In « L'Evan-

gelista », Giugno 1901.

2009. Di Silvestri-Falconieri, Enrichetta Caracciolo, in

«Roma Letteraria», 1912.

CARRUEL Prof. TEODORO.

2010. Luzzi Giov., Il prof. Teodoro Carruel (con ritratto). In

«L'Italia Evangelica», 25 Febbraio 1899.

2011. Mattirolo Oreste, Teodoro Carruell : biografia. Ge-

nova, Ciminago, 1899.

Pel modesimo scienziato protestante efr. pure scritti

circa sua vita e suo pensiero di Eug. Baroni e di

Mich. Lojacono-Pojero.

CARRUTHERS S. H.

2012. PiERROTTi A., S. E. Carruthers, in «L'Evangelista».

Marzo 1905.
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CHIESI Dott. TITO.

2013. A. M., Il dott. E. Chiesi, iu « L'Italia Evangelica », pp.

13-14. Firenze, Glennaio 1886.

2014. N. N., Necrologio, in « Riv. Crist. «^ Gennaio, 1886,

La figlia del Dott. Chiesi, ved. Alinari, aflBdò impor-
tanti documenti relativi al proprio padre al prof. Er-

nesto Comba dal quale ci si attende l'opera defini-

tiva ad illustrazione di questo personaggio tanto

benemerito della causa evangelica italiana.

CIARI PIETRO.

2015. N. N., Ciari Pietro, in «L'Evangelista» (con ritratto).

Giugno 1912.

CIARI LUIGI.

2016. Anderson J. S., Luigi: the Christian Italian pioneer.

In « Heroes of the faith in mod. Italy », pp. 42-49.

Glasgow, Pickering, 1914.

Schizzo del primo venditore di Bibbie entrato in

Roma nel 1870- Il carrettino delle Bibbie entrò per

Porta Pia tirato da un cane che rispondeva al nome
di Pio IX, Quel cane e quel carrettino furono di

poi ricercatissimi e andarono a finire all'Estero.

COLOSIMO Dott. ALBERTO.

2017. CoLOSiMO Alberto, Poesie e conferense. Con prefazione

e note del prof. E. Carlo Mossieco. (Con ritratto). Napoli,

Mare, 1920.

COMANDI Dott. GIUSEPPE.

2018. N. N., Il dott. G. Comandi, in «L'Italia Evangelica»

(con ritratto). 9 Dicembre 1905.

2019. BiANCiARDi Enrico, Giuseppe Comandi e la sua opera

in Firenze. Firenze, Claudiana, 1906.
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COMBA EMILIO.

2020. Tocco Tel., Emilio Comha, in Arch. Stor. Ita!., Serie V,

2, 1888.

2021. PoNS B., Il prof. Emilio Comha, in <( L'Italia Evangelica »,

10 Settembre 1904.

CONTI LUDOVICO.

2022. N. N., Liuìovico Conti, 1839-1916, in « L'Evangelista »,

Gennaio, 1916.

DE SANCTIS Dott. LUIGI.

2023. De Sanctis Luigi. Lettera al p. Togni, Generala dell'Or-

din^, in «L'Indicatore». Malta, 1 Ottobre, 1847.

2024. Id. Id., Quattro lettere al card. Patrisi. Di Malta 25 Marzo

1848. Xeir« Indicatore ^), Malta, e poi ristampate in opu-

scolo. Firenze, Claudiana, 1889.

Ne' due scritti precedenti De Sanctis rende ragione

della sua uscita dal romanesimo.

2025. Id. Id., Lettere a Pio IX. Marzo, 1849.

2026. Vektua G. B., Sulle opere di Ausonio Franchi e del De

Sanctis; studi critici. Milano, Pirrotta, 1854.

2027. LONGO St., Il Parlamento italiano e Luigi De Sanctis

e il protestantesimo presente e ateismo nascosto. Catania,

Coco, 1864.

Sono due scritti polemici di avversari.

2028. Alete, Biografia di Luigi De Sanctis romano, già profes-

sore e direttore in teologia della Chiesa romana, conver-

tito alla religione del Cristo, professore di Teologia apolo-

getica nel Collegio Valdese a Firenze. Firenze, Claudiana,

1870, 12.

Questa Biografìa apparsa anonima, è del Dott. Tito

Ohiesi. Essa ò una fonte preziosa di notizie e di par-

ticolari. Reca il ritratto del Desanctis.
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2029. Gavazzi A., Cenni biografici del Doti. Luigi Desanctis

di A. G. Firenze, Tip. Nazionale, 1870.

2030. N. N., Breve storia di un sacerdote romano {il Doti. L.

Desanctis) dedicata ai suoi concittadini. Firenze,Claudiana.

2031. Meri GII! P., La coscienza e le convinzioni profonde delVex-

Padre L. De Sanctis, già Ministro Evangelico Valdese.

Mondovì, Bianco, 1872.

2032. Di Girolamo Biagio, Confutazione del libercolo delVapo-

stata L. De Sanctis col titolo: « Il purgatorio perchè non

è ammesso dagli Evangelici f ». Scafati, Tip. Campana del

Mezzodì, 1890.

Le due succitate opere sono di avversari teologici.

2033. EoENNEKE K., Luigi De Sanctis. Piibbl. n. 122 della

Società Gustavo Adolfo. Brema.

DOUGALL (MAC) JOHN E.

2034. Smg. Giovanni Eichardson Me. Dougall D. D. (con

ritratto). In « L'Evangelista », 18 Genn. 1900.

2035. Buggelli G., John E. Mac Dougall D. D. (con ritratto).

In « L'Italia Evangelica », 20 Genn. 1900.

EYNARD CARLO.

2036. Della Torre Arn., Carlo Eynard, [pp. 115-116, in «Il

Cristianesimo in Italia »], Palermo, Sandron.

EMERY ANNA.

2037. N. N., Vita e felice morte di Anna Emery. Roma, 1900.

FABBRI CORA.

2038. CoMBA Emilio, Una poetessa ventenne, ossia « Lirics » di

Cora Fabbri (New-York , 1892), in « L'Italia Evange-

lica ». Firenze, 1892.
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2039. Nencioni Enrico, Cora Fabbri, in « Nuova Antologia »,

16 Febbraio 1892.

rANTUCCI SANTE.

2040. Fantucci Sante, La mia conversione. Storia vera. Fi-

renze, Claudiana, 1909.

FERRETTI SALVATORE.

2041. N. N., Un nuovo duolo: Salvatore Ferretti, pp. 149-150,

in «L'Eco della Verità», anno 1874.

FESTA FILIPPO.

2042. Ragghienti S., Filippo Festa, in « La Civiltà Evan-

gelica », pp. 16-17, Napoli, 1884.

GAVAZZI ALESSANDRO.

2043. N. N., Tre apostoli: il p. Bonaventura, Vare. Lorini e il

p. Gavazzi: saggio del Im-o apostolato. Bastia, Fabiani, 1847.

2044. N. N., Life of Father Gavazzi. London, 1851.

Probabilmente sono le < Memorie » scritte dal Ga-
vazzi stesso in quell'anno e adattate per l'Inghilterra.

2045. MORNAND M. F., Sennons du P. Gavazzi. (Trad.), 1860.

2046. N. N., Gavazzi a Napoli con Garibaldi e suo apostolato,

in « Rev. German. », février, 1863.

2047. Gavazzi Ax., Della Chiesa in Italia senza setta, ossia

cristianesimo senza protestantesimo: riflessioni. Firenze,

tip. Nazionale, 1864.

2048. RiBETTi G., Protestantesimo e Italia. Confutazione di

alcune idee del sig. Alessandro Gavazzi contenute nel suo

opuscolo: Della Chiesa in Italia senza setta, ecc. Firenze,

Claudiana, 1865.

Svolgimento d'una polemica utile alla conoscenza

del pensiero religioso del Gavazzi.
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20-19. Gavazzi Aless., Becords of two years^ Christian WorTc

in Italy. London, 1868.

2050. Id. Id., The condiUon of Itali/, and the hope of the Chris-

tian WorJc in the 'presentane future hy A.G., 1868.

Preziosa per conoscere la sua attività evangelistica.

2051. N. N., Father Gavazzi and the Eeformed Church in Italy.

Philadelphia, 1872.

2052. Garelli Andrea, Confutazione ermeneutica, esegetica ed

archeologica biblica contro A. Gavazzi, sul viaggio di

8. Pietro a Eoma. Verona, Merlo, 1870.

2053. Caprara Cataldo, La venuta di 8. Pietro in Eoma dimo-

strata cogli spropositi che disse A. Gavazzi. Roma, Mo-

naldi, 1872.

2054. SciARELLi Fr., In morte del Eev. Gavazzi, in « Civiltà

Evangelica ». Napoli, Genn. 1889.

2055. L.[ODOVico] CiO'^Til, Alessandro Gavazzi. In Memoriam.

pp. 208. Venezia, Tip. Fra Paolo Sarpi,.1889.

2056. King S. W., Alessandro Gavazzi. Biography.

2057. N. N., Terzo anniversario prò A.. Gavazzi. Roma, 1892,

2058. N. N., Nel centenario di A. Gavazzi. Numero speciale

dell'« Evangelista » (Illustrato). Roma, 21 Marzo, 1909.

2059. Conti L., In occasione del centenario della nascita di A.

Gavazzi: cenno biografico (21 Marzo 1809-1909). (Illu-

strato). Roma, Casa Ed. Met., 1909.

2060. D'Ovidio Fr., Il Padre Gavazzi. Lettera aperta ad Ales-

sandro Luzio per indurlo a scrivere uìi articolo su questo

tribuno del Eisorgimento italiano, in « Fanfulla della

Domenica ». Roma, 31 Agosto 1902.

2061a. Della Torre Arn., {A. Gavazzi), in « Il Crist. in Ita-

lia », pp. 127, 166, 195 e 233. Sandron, Palermo

20615. Gavazzi A., La conversione di A. Gavazzi, in «L'Evan-

gelista», 30 Settembre 1920.
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GEYMONAT PAOLO.

2062. De Michelis P., Intorno alVopera di un Valdese in

Italia:* considerazioni. Pisa, Citi, 1864.

2063. N. N., Geymonat Paolo. In memoriam. Firenze, Clau-

diana, 1907. Studio di G. Eocliat.

2064. EocHAT G., Il cav. doU. P. Geymonat, in « Riv. Crist. »,

pp. 82-87. Firenze, Marzo 1907.

GIUDICI PAOLO EMILIANI.

2065. De Castro P., Vita ed opere di P. Emiliani Giudici, in

« Rivista Contemp. », 17. Anno 1866.

2066. De Castro Vino., Paolo Emiliani Giudici, 1867.

2067. Aleardo Aleardi, Bxe parole di commemorazione sopra

P. Emiliani Giudici, 1873.

2068. ViLLAREALE MARIO, Della vita e delle opere di P. Emiliani

Giudici, 1873. ,

2069. N. N., Biografia del Comm. P. Emiliani Giudici. Firenze,

Barbera 1874.

GRASSI Cav. PAOLO.

2070. Grassi Paolo, Addio alla Chiesa Papale. Roma, Col-

tellini e Bassi, 1874,

GUARDTJCCI Cav. ANGIOLO.

2071. Zanint C. a., Cav. Angiolo Guarducci, in «L'Italia Evan-

gelica » (con ritratto), 21 Febbraio 1903.

GUICCIARDINI Conte PIERO.

2072. N. N„ The Bihle in Italy in 1851.

2073. N. N., La Bibbia in Prigione.
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2074. N. N., Tuscan Jurisprudence. Case of the Madiai.

2075. N. N., Persecutions in Italy.

2076. N. N., Al popolo.

5077. N. N., Documenti relativi al processo e incarcerazione del

conte Piero Guicciardini ed altri esiliati dalla Toscana

con decreto del 17 Maggio 1851.

2078. N. N., Corrispondence hetwen the British Minister at Flo-

rence, respecting the case of the count Guicciardini.

2079. N. N., Beligious liberty in Tuscany in 1851.

2080. N. N., Giuramento rifiutato dal conte Guicciardini nel 1850.

208 la. N. N., Tolleranza dei Papisti.

Le dieci succitate pubblicazioni sono comparse alla

macchia tra il 1850-1852, scritte dal conte P. Guic-

ciardini o da qualcuno dei Guicciardiniani del tempo,

e illastrano le peripezie del conte Guicciardini e del

suo gruppo toscano.

2081&. N. N., Anniversario del conte Piero Guicciardini. Fi-

renze, Claudiana, 1901.

2082. « L'Evangelista », Piero Guicciardini, in « L'Evangelista »

(con ritratto). Roma, 25 Febbr. 1904.

2083. Zanini C. A., Del conte Piero Guicciardini pel centenario

di sua nascita. Firenze, Claudiana, 1908.

HAMMOND A. E.

2084. Beruatto Seb., Mrs, A. B. Hammond, in «L'Evange-

lista ». (Con ritratto). Roma, 12 Febbr. 1914.

JAHIER PIERO.

2085. Jahier Piero, L'Astico — giornale delle trincee. Zona

guerra, febbraio-novembre 1918 — fuori commercio.

2086. Id. Id., Ganti di soldati, raccolti da barba Piero. Tipo-

grafìa de « L'Astico — giornale delle trincee ». Zona

guerra, estate 1918 — fuori commercio.

16
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2087. Jahier Piero, Canti di soldati, raccolti da Piero Jahier,

armonizzati da Vittorio Gui. Edizione della Sezione P.,

Comando I* Armata. Trento,* 1919 — fuori commercio»

2088. Id. Id., Con me e con gli Alpini. Libreria della Voce,

Firenze.

2089. Id. Id., Ragazzo. Quaderni della Voce. N. 37. Eoma,

31 Agosto, 1919.

Libro di P. Jahier ove narra la sua infanzia e la sua

fanciollezza, nella vecchia casa povera, satura delle

memorie del defunto padre, pastore protestante.

2090. Papini Gr., Piero Jahier. Nel volume « I poeti d'oggi ».

Firenze, Vallecclii, 1920.

2091. Cecchi Emilio, [Intorno P. Jahier], in «La Tribuna».

Eoma, 18 Genn. 1920.

2092. RuFFiNi [Senatore] Fr., Influenza della Bibbia e détta

tradizione valdese nella letteratura di P. Jahier, in « La
Gazzetta del Popolo ». Torino, Maggio, 1920.

JANNI UGO.

2093. Della Torre Arn., TJgo Janni, il modernista protestante,

in « Il Crist. in Italia », pp. 394-397. Palermo, Sandron.

2094. Porro Francesco, Primavera d'idee nella vita moderna,

in rivista « La Nuova Parola », Giugno, 1904.

2095. Morando Gius., [A proposito del « Catechismo Filoso-

fico » di U. Janni], in « Rivista Rosminiana », 1 Feb-

braio, 1909.

JANNUZZI ANTONIO.

2096. Aporema, Antonio Jannuzzi di Fuscaldo, in « Corriere

Calabrese », Catanzaro, 27 Novembre, 1901.

JONES T. W. G.

2097. Arnaldo Della Torre, Jones Tommaso, in « Il Crist.

in Italia », p. 192. Palermo, Sandron.
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LANTARET PIETRO.

2098. N. N., Il Doti. Comm. Pietro Lantaret (Con ritratto), in

« L'Italia Evangelica », 14 Ottobre, 1893.

2099a. Meille G., Pierre Lantaret: 8ouvenirs {con xitiatto).

Torino, 1895.

LAURENTI G.

20996. Laurenti G., Dalle tenebre alla luce. Firenze, Clau-

diana, 1910.

LUZZI Dott. GIOVANNI.

2100. N. N., Il Presidente della Federazione Studenti: Dott. O.

Luzzi (con ritratto). In « L' Evangelista », p. 108.

Anno 1909.

MACCARI GIUSEPPE.

2101. Gnoli Dom., I 'poeti della Scuola romana, 1850-1870.

Bari, Laterza, 1913.

Ivi, pag. 36, cenni sulla conversione al protestan-

tesimo di Giuseppe Maccari.

MADIAI CONIUGI.

2102. Maggioeani, Discorso delVavv. O. Maggiorani in difesa

dei coniugi Francesco e Bosa Madiai imputati d'empietà

per titolo di proselitismo, e voti degli avvocati Y. Salva-

gnoli, A. Mari e L. Galeotti. Firenze, Niccolai, 1852,

p. 182. 4.

2103. N. N., Giudizio della Suprema Corte di Cassazione nella

causa dei coniugi Madiai, condannati per proselitismo

dalla B. Corte di Firenze. Firenze, Niccolai, 1852.

2104. N. N., Tuscan jurisprudence. Case oj the Madiai. (Alla

macchia?), 1852. (Del conte Guicciardini?).
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2105. N. N., La Bihle en Toscane, ou épreuves et persécutions

des époux Madiai, condamnés aux galères, avec travaux

forcés, pour avoir lu la Bihle. Paris, 1852.

2106. ScnuENEMANN-PoTT Fr., Die beiden Madiai in Florenz

und der Fanatismus des religiósen Glaubens. Lùbeck, 1853.

2107. Senhouse (Misses), Letters of the Iladiai and visite to

their prisons. London, Nisbet, 1854

2108. N. N., Francesco e Mosa Madiai in carcere. Visite e let-

tere con biografia di O. Jalla. Firenze, Claudiana, 1889.

È la traduz. dello scritto precedente con l'aggiunta

della piccola biografia di O. JaUa.

2109. Luzzi G., Due componimenti poetici inediti di G. Rossetti

relativi alla condanna ed alla liberazione dal carcere dei

coniugi Madiai, in « Riv. Crist. », pp. 481-490. Firenze,

Novembre, 1908.

Circa l'avvenimento dei coniugi Madiai, cfr. nella

Biblioteca della Società di Storia Valdese (Torre

PeUice) la lettera mas. ivi conservata del Conte

Cavour. È una lettera di risposta ad un'altra che

l'Arciv. di Chambéry gli aveva inviata il 13 Giugno

1860 ed in essa il Conte Cavour rimprovera al clero

il rapimento Mortara e l'affare Madiai.

IklADIAI ROSA.

2110. PiETROcoLA Rossetti T., Biografia di Rosa Madiai.

1867.

PIAGNONI ENRICA.

2111. Fasulo Gattuso G., Enrica Piagnoni, in aìie Duchessa

Jolamla, in « Italia Evangelica », pp. 261-262. Anno

1899.

MAYER ENRICO.

2112. Somasca G., Commemorazione di En. Mayer, 1877.

2113. Linaker A., Il p^-ocesso politico di Mayer a Roma e nel

1840, in «Rassegna Nazionale», 1887, 5.
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2114. N. N., In memoria di En. Mayer, 1894.

2115. LiVERANi AuG., L'opera educativa di En. Mayer, 1895.

2116. Ancona Al., Enrico Mayer, 1898.

2117. LiNAKER Art., La vita e i tempi di En. Mayer. Firenze,

1898.

MALAN B.

2118. Della Torre Arn., B. Malan. [Pp. 147-149, in «Il Crist.

in Italia »]. Palermo, Sandron.

MALAN GIUSEPPE.

2119. Meille G., TJn vaudois de la vieille roche: souvenirs de

Joseph Malan. Torino, Un. Tip., 1889 (con ritratto).

MANENTI GIUSEPPE.

2120. Zanini C, Umile cenno per G. Manenti, in «L'Italia

Evangelica», p. 134. Firenze, Aprile, 1886.

MAPEI CAMILLO.

2121. Luzzi G., Camillo Mapei, confessore, innografo. Firenze,

Claudiana, 1895.

2122. Id. Id., L'Innografia Cristiana. [Innografia e innografi

sacri evangelici italiani], in « Eiv. Crist. », pp. 91-99,

Marzo, 1907.

MARCONI GUGLIELMO.

2123. N. N., Marconi Evangelico, in «L'Italia Evangelica»,

4 aprile 1903 (documentato).

2124. Quattrini G., Una intervista con O. Marconi, in «L'Ita-

lia Evangelica » (Con ritratto). 8 Die. 1906.
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MARIANO RAFFAELE.

2125. Mariano R., La mia professione di fede. [In risposta a

B. Piva], in « Riv. Crist. », pp. 121-132. Aprile, 1903.

MAZZARELLA BONAVENTURA.

2126. Mazzarella B., Critica della Scienza. Genova, 1860.

Quest'opera di B. M. nella Parte II, cap. IX, dà la

ragione filosofica del suo speciale evangelismo a

tipo plimuttista. Cfr. ivi, pp. 531-541.

2127. Debrit M,, La critique et la science, par B. Mazzarella,

in «Bibl. Uuivers. », X, 1861.

2128. Forcignano L., Commemorazione civica di B. Mazza-

rella, in Gallipoli, ai 26 Marzo 1882. In «L'Italia Evan-

gelica», 1882.

2129. Meynier Enr., Deputati Evangelici, p. 411, in «L'Ita-

lia Evangelica», 1897.

Cfr. questo studio per tutti gli altri Deputati evan-

gelici e specialmente per i rappresentanti dei Collegi

delle Valli Valdesi del Piemonte.

2130. Gentile G., La filosofia in Italia, dopo il 1850. Gli scet-

tici: B. Mazzarella, in « La Critica », 1, 1903.

2131. Beruatto Serafino, B. Mazzarella, in « L'Evangelista »,

pp. 89-90. Roma, 1904.

2132. Della Torre Arn., B. Mazzarella, nel « Crist. in Italia »,

pp. 133, 150, 161. Palermo, Sandron.

MEILLE J. P.

2133. N. N., Metile J. P., in «L'Italia Evangelica» (con ri-

tratto). 4 Genn. 1890.

MEILLE GUGLIELMO.

2134. N. N., Il fondatore del Rifugio Be Carlo Alberto in Luserna

8. Giovanni, in « L'Italia Evangelica », 17 Ottobre 1903.
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MEILLE Comm. PAOLO.

2135. A. M., Il comm. Paolo Meìlle, in «L'Italia Evangelica»,

n. 34. Anno 1902.

MELEGARI DORA.

2136. Tassoni A., Il Sonno delle anime, di D. Melegari, in « La
Nuova Parola », 3, 1903.

2137. SiGHELE Se, Dora Melegari, in « Nuova Antol. », Serie V,

146, Anno 1910.

2138. Checchi E,, ia Città del Giglio, di D. Melegari, in « Nuova

Antol.», Serie V, 152. Anno 1911.

MELIS GIOVANNI {apostata).

2139. Melis G., Magioni che lo indussero ad abbandonare il

protestantesimo. Roma, Sett, 1892.

2140. Id. Id., Anatomia del Protestantesimo in Italia: mono-

grafia. Siena, Tip. S. Bernardino, 1893.

MEURICOFFRE [famiglia].

2141. VoLPiCELLA L., I Meuricoffre e i primi circoli in Napoli,

in «Napoli Nobilissima», pp. 13-14. Napoli, 1906.

2142. De Muralt G., La casa Meuricoffre a Napoli, in «Na-

poli Nobilissima», pp. 60-61. Napoli, 1906.

MILESI MOYON BIANCA.

2143. Gioia Melchiorre, Intorno alla Signora B. Milesi, in

« Opere minori ». Voi. V. Lugano, Ruggia, 1834.

Cfr. pure in Archivio del Risorg. Italiano di Milano,

una lettera di M. Gioia a B. Milesi. 30G (173), 1436.

2144. Souvestre Emile, Bianche Milesi Moxjon. Notices bio-

graphiques. Paris, 1854.
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2145. Cantù Cesare, A. Manzoni. Biminisceme. MUano, Tre-

ves, 1882.

Ivi, voi. II, p. 5, cfr. cenai su B. Milesi Moyon e

sulla sua conversione al protestantesimo.

2146. Trompeo P. P., Stendhal e Bianca Milesi, in « Il libro e

la stampa », fase. III. Anno Vili.

2147. Campani Ann., B. Milesi-Moyon. Studio biografieo-cri-

tico, in « Eass. Nazion. », fase. 142-144, Anno 1905.

2148. Lombardo G., M. Bianca Milesi, con doc. inediti. Fi-

renze, Seeber, 1905.

2149. Alessi Maria L., Una (.(giardiniera)) del Bisorgimento

italiano: B. M. Moyon. Con doc. inediti. Torino, R.

Streglio, 1906.

MISSOETA LUIGI.

2150. MissoRTA Luigi, Apostasia o conversione ? Firenze, Clau-

diana, 1893.

MODENA GUSTAVO.

2151. FranGHETTI A., G. Modena, in « Tridentum ». Trento,

Maggio, 1903.

2152. N. N., G. Modena nelle Valli Valdesi, in « L'Italia Evan-

geliea», 31 Genn. 1903.

2153. Rasi L., G. Modena, in « Riv. Ital. », 1903. 1.

2154. Deabate G., G. Modena e i suoi monumenti, in « Nuova
Antol. ». Serie V, 146, 1910.

MORENO GIUSEPPE.

2155. B. P., Giuseppe Moreno, in «L'Italia Evang. », 20 Gen-

naio, 1900.

2156. PoLSiNELLi D., G. Moreno (con ritratto), in «L'Evan-

gelista», 25 Genn. 1900.
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2157a. Trapani Seb., Intorno alla conversione di G. Moreno,

in « L'Italia Evang. », Febbraio, 1900.

MOEENO PAOLINA.

21576. N. ìii., Gli ultimi tre mesi d'una giovane sposa [Paolina

Moreno, sposa del rev. Moreno]. Firenze, Claudiana, 1876.

MOSCARDI L. D.

21.58. Cerioni Gr., A narrative of the conversion from popery

of the E. G. Cerioni, and the Rev. L. D. Moscardi, for-

merly P. Bernardo da Jesi, and padre Leonardo da Gama-

gna, wriMen in italian by G. Cerioni. London, Halle, 1852.

MUSTON ALESSIO.

2159. Jalla J., Alexis Muston. Comm. à Voccasion du centen.

de sa naissance, in « Bull. Soc. Hist. Vaud. », N. 29,

Anno 1911.

NICCOLINI G. B.

2160. B. B., Il prof. G. Niecolini, p. 349, in «L'Italia Evange-

lica », anno 1887.

PADELETTI DINO.

2161. Temperini Ad., Un fiore d'affetto e di gratitudine per

servire alla memoria del prof. comm. Dino Padelletti :

discorso. Siena, Tip. Cooperativa, 1893.

PADELLETTI GUIDO.

2162. ViDARi E., Cenno necrologico di G. Padelletti, in « Nuova
Antol. », 10. Anno 1878.

2163. Brusa E., Necrologia: Guido Padelletti, in « Rev. droit

internat. », 10. Anno 1878.
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PASCHETTO Prof. ENRICO.

2164. N. ì^., Paschetto prof. Enrico, 1850-1906, in «L'Italia

Evang. », pp. 61-62. Anno 1906.

Gfr. pel medesimo : « Il Testimonio », Roma, mede-
eima data: 190G.

PASCHETTO Prof. PAOLO.

2165. GiAMPiccoLi Ernesto, Prima Mostra di Quadri ed Im-

pressioni di Paolo A. PascJietto. Torre Pellice, 1919.

PiaGOTT ENRICO.

2166. PASCHETTO LuD., E. Piggott. Eoma, 5 Dicembre 1917,

in «Testimonio». Roma, Dicembre, 1917.

2167. Davio Riccardo, En. Piggott (1831-1917). (Con ritratti),

in «L'Evangelista». Roma, 6 Dicembre, 1917.

2168. Della Torre Arn., E. Piggott, in « Crist. in Italia »,

pp. 192 e 233-234. Palermo, Sandron. »

PONS BARTOLOMEO.

2169. PoNS B., Bozzetti Evangelici. Firenze, Claudiana, 1896.

Ivi, notizie che riguardano la sua vita.

PONS GIOVANNI.

2170. N. N., G. Pons, in « L'Italia Evangelica », 27 Genn. 1906.

PONS Comm. Dott. G. P. v

2171. Bosio E., Il Comm. Dott. G. P. Pons, in « Riv. Crist. »,

pp. 132-140. Firenze, Aprile, 1909.

PROCHET Comm. Dott. MATTEO.

2172. Bosio E., Il Comm. Dott. Matteo ProeJiet, in « Riv.

Crist. », pp. 121-132. Firenze, Aprile, 1907.
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RAGaHIANTI SALVATORE.

2173. N. N., Salvatore Bagghianti. In memoriam. In «L'Evan-

gelista». Roma, Marzo, 1892.

REVEL Dott. ALBERTO.

2174. Luzzi G., Il Dott. A. Bevel: Vuomo, lo scrittore, il profes-

sore, in «L'Italia Evangelica», l Die, 1888.

2175. COMBA Emilio, La niente di Alberto Bevel nella interpre-

tazione delle 8. Scritture. Firenze, Claudiana, 1889.

2176. B. P., Alberto Bevel (Con ritratto). Firenze, 26 No-

vembre, 1892.

RIBETTI GIOVANNI.

2177a. N. N., La sentenza contro il signor Bibetti. Firenze,

Claudiana. 1868.

All'inizio del 1868, G. Ribetti, invitato ai funerali

di quattro garibaldini mortalmente feriti a Men-
tana e seppelliti con pompa a Livorno, parlò al cimi-

tero civico dicendo che la via diretta per aver Roma
è di lasciare il papato pel Cristo dell'Evangelo. Ne
seguì un'accusa ed un processo d'infrazione dello

Statuto di Leopoldo II.

2177&. Ribetti G., La via di Boma. Firenze, Claudiana, 1868.

Stampa del succitato discorso clie sollevò tanto

scalpore.

2177c. N. N., Giovanni Bibetti, in «L'Italia E vang.». 5 Marzo,

1904.

RIVERA IGNAZIO {fra Eusebio da Vercelli).

2178. RiVERA Ignazio, Ascensioni d'anima. La fuga dal con-

vento. Le cause. Torino, Tip. Risveglio, 1908.

C'è ivi il ritratto in abito francescano dell'autore,

un decreto di espulsione delle autorità ecclesiastiche

dell'Ordine mlnoritico e la narrazione della sua uscita

dal convento.
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2179a. Campell Wall, La guarigione miracolosa. Risposta di

Caììipell Wall a Teorie pericolose. [Earissimo: stampato

ma non pubblicato], Firenze, Tip. Fattori e Puggelli, 1913.

2179&, RivERA Ignazio, Oui of Darkness. The story of the

conversion of a franciscan monlc. Torino, Baptist Mission

Press, 1911.

ROCHAT GIOVANNI.

2180. C. Ern., G. Bochat. In memoriam, 1849-1919, in «La

Luce». Firenze, Maggio, 1919.

ROSSETTI GABRIELE.

2181. PiETEOCOLA Rossetti E., G. Rossetti. Torino, U. T.

Edit., 1861.

2182. Luzzi G., Le idee religiose di G. Rossetti — col suo testa-

mento inedito, il ritraito e Vepistola in versi sulVerezione

del primo tempio evangelico a Torino. Firenze, Cland., 1903.

2183. Benelli Zulia, G. Rossetti. Fii-enze, 1898.

2184. C. R., Idee religiose di G. Rossetti, in « Riv. di Storia

Italiana». Genn. -Marzo, 1905.

2185. Ferale G., L'opera di G. Rossetti. Città di Castello,

Lapi, 1906.

2186. Campoli D., Rossetti G. Opere inedite e rare, con la bi-

bliografia. Lanciano, Carabba, 1910.

2187. Bolzano V., LHnaugurazione del busto a G. Rossetti sulla

collina del Pincio, in « Giornaled' Italia ». Roma, No-

vembre 1911.

2188. RoBUTTi Enr., G. Rossetti patriota e credente. Sermide,

Cabria, 1914.

2189. Della Torre Arn., G. Rossetti, in «Bull. Dantesco»..

p. 255 ss. Nuova Serie, XIV.
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ROSSETTI PIETROCOLA TEODORICO.

2190. ZaniniC, Teodorico Pietrocola Bassetti. Alessandria, 1885.

ROSTAGNO F.

2191. Meille G., Un evangelista in Italia. Bicordo di F. Bo-

stagno, 1881.

SCIARELLI FRANCESCO.

2192. SciARELLi Fr., Da frate a Garibaldino e da sacerdote cat-

tolico a Ministro Evangelico. Memorie autobiografiche.

Napoli, 1889.

2193. Id. Id., Per Vosservanza della Domenica. Bicordi.

Racconto di ciò che l'A. ha fatto in Roma, Napoli

e Pozzuoli per promuovere in Italia l'osservanza

del riposo domenicale.

2194. Id. Id., I miei ricordi (1837-1899). Salerno, Jovane, 1900.

Con ritratto e bibliografia delle opere dello Sciarelli.

SCHAWE GIULIA.

2195. N. N., G. Shawe, in « L'Evangelista ». Anno VIII, 1896.

2196. PiERANTONi Mancini Grazia, G. Shawe, in « Don Chi-

sciotte », n. 147. Anno 1896.

2197. ViLLARi Pasquale. G. Shawe, in « Nuova Antol. », 1897.

SCUDERI GAETANO.

2198. Buffa D., G. Scuderi, in « L'Italia Evangelica». Maggio,

1895.

SHAW N. H.

2199. Varii, In morie del rev. N. E. Shaw (Con ritratto). In

«Testimonio», Aprile, 1914.
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SISMONDI SISMONDO.

2200. N. N., Notizie biografiche intorno a Sismondo De Sismondi,

in «Annali di Statistica», 73, Anno 1842.

2201. Saint-Kenée, Sismondi, in « Rev. des deux Mond. »,

Genn. 1862.

SONNINO Barone SIDNEY.

2202. BiAGi Guido, Sidney Sonnino, in « Lettura », anno XV,

n. 7. Luglio, 1915.

Studio interessante per gli accenni al protestante-

simo di famiglia del barone Sonnino.

STAGNITTA SANTI.

2203a. Stagnitta L., Bicordo del Terremoto. (1908). Firenze,

Claudiana, 1909.

2203&. N. N., Stagnitta Santi: Articolo biografico, in «L'Eman-

cipazione». Roma-Napoli, 14 Maggio, 1914.

STANGANINI DONATO.

2204. SANTON Carlo, {Oscar Lantani). Imposture sacerdotali,

ovvero Vàbiura di frate Pio da Castiglion Fiorentino {Do-

nato Stanganini): racconta storico. Firenze, Sadun, 1891.

2205a. N. N. [Galassi L. M.], Conversione di p. Pio da Casti-

glion Fiorentino, al secolo Donato Stanganini. Roma, Tip.

Popolare, 1896.

La terza edizione di questo opuscolo — 1900 —
porta il ritratto dello Stanganini in tonaca da cap-

puccino.

22056. Stanganini Donato, La verità sopra tutto, in « Il Te-

stimonio ». Supplem. al Numero di Aprile, 1895.

Lettera dello Stanganini in risposta ad un'altra

privata, con la quale l'arciprete di Fojano in Val di

Chiana, lo invitava a rientrare nel seno del catto

-

licismo.
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2205c. Faralli D. Enrico, Prime avvisaglie incruente fra un

soldato papalino e un disertore dello stesso esercito ma
di Beggimento diverso, ovvero una partita di briscola giuo-

cata a carte scoperte fra D. Enrico Faralli, arcipr. di

Fojano Chiana, e Vex p. Pio da Castiglioni, cappuccino,

oggi Donato Stanganini pastore evangelico a S. Bemo.

Opuscolo semiserio. S. Pier d'Arena, Salesiana, 1895.

Risposta alla lettera precedente.

2205(Z. Stanganini Cipriano e Donato, La bandiera di Cri-

sto e la bandiera del Papa. Beplica e controreplica, in

«L'Evangelista», 11, 18 e 25 Marzo 1910.

Polemica tra i due fratelli, uno cappuccino e l'altro

pastore evangelico.

STEWAET ROBERT WALTER.

2206. Wood-Brown J., An italian Campaign or The Evange-

lical movemeni in Italy (1845-1887). From the letters of

the Late Bev. B. W. Stewart D. D., of Leghorn, by the

Bev. J. Wood-Brown. M. A., London, 1890.

2207. Meille a., Il dottore Stewart e la Signora Stewart, in

« L'Italia Evangelica » (Con due ritratti), 4 Sett. 1897.

TASCA OTTAVIO.

2208. Tasca Ottavio, TJn voto popolare al nuovo arcivescovo

eletto di Milano, 1847.

2209. Id. Id., Addio alVex viceré Bainieri. Milano, Redaelli, 1848.

2210. Id. Id., Invito di un biscottinista alla predica d'un Ge-

suita. Milano, 1848.

2211. Id. Id., Lettera apostolica a Pio IX. Livorno, 1849.

2212. Id. Id., Il Vangelo ed il Fariseismo: lettere di un cristiano

ad un canonico. Milano, Albertari, 1861-1862.

2213. Id. Id., Il futuro Concilio dei Vescovi in Boma. Poemetto,

Milano, Redaelli, 1862.
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2214. Tasca Ottavio, Inni Oristiani. Bergamo, Bolis, 1867.

2215. G. P. P., Il Conte Ottavio Tasca, in « L'Eco della Verità »,

pp. 1^4-155. Anno 1873.

2216. Lewis M. Hogg., Memoir of Count Ottavio Tasca, hy the

Bev. Leivis M. Hogg. M. A. London, 1874.

TAYLOR BOARDMAN GEORGE.

2217. N. N., G. Boardmann Taylor Dottor Angelico (1832-1907),

in « Il Testimonio », 15 Ottobre, 1907.

L'intero numero è dedicato al medesimo di cui c'è

pure il ritratto.

VERDESI GUSTAVO.

2218. Rosa Enr., Dottrina canonica del prof. Scaduto nel pro-

eesso delVapostata Verdesi, in « Civiltà Cattolica », 3, 1911.

2219. N. N., La querela di diffamazione contro Vapostata Ver-

desi, in «Civiltà Cattolica», 2, 1911.

2220. Scaduto Prof. Franc, Per la verità. Arringa in difesa

di Gustavo Verdesi. Roma, 1912.

2221. Mastrogiovanni Salv., Avv., La natura giuridica del

segreto confessionale. Pubbl. della « Riforma Laica ».

Roma, 1912.

Parole pronunciate avanti alla Corte di Appello di

Roma nella causa Bricarelli-Verdesl il 9 Agosto 1911.

VIEUSSEUX GIAMPIETRO.

2222a. Tommaseo Nic, Di Giampietro Vieusseux e delVanda-

mento della civiltà italiana in %m quarto di secolo. Memorie.

Firenze, Stamp. delle Logge del Grano, 1863.

2222&. Lambruschini R., Elogio di Giampietro Viesseux. Fi-

renze, 1864. (Con ritratto).

2223. Prdnas P., Le origini dell'Antologia, periodico di G. P.

Vieusseux, in «Rassegna Nazionale», 132, 1903.
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2224. Bertoldi A., Lettere di A. Manzoni a G. P. Vieusseux,

in Bibl. delle Scuole Italiane, n. 9, pp. 65-66. Napoli, 1905.

2225. Prunas P., L^Antologia di G. P. Vieusseux. Milano,

Dante Alighieri, 1906.

2226. Gian Vitt., La prima rivista italiana {L'Antologia), in

« N. Antologia», pp. 401-417, Serie V, 12-1. Anno 1906.

VITELLESCHI DEGLI AZZI Marchese FEANCESCO.

2227. Degli Azzi Giustiniano, Balle memorie di un sopravvìs-

suto. Profilo del medesimo del Senatore Morandi, 1868.

ZOCCO IRENE.

2228. Zocoo Irene, In lumine vitae. Alle mie allieve. Palermo,

Lauriel, 1909.

2229. Negri Ada, In lumine vitae, in « Marzocco ». Firenze,

14 Sett. 1913.

WALL JAMES.

2230. Smg., James Wall (Con ritratto). In «L'Evangelista».

Roma, 7 Novembre 1901.

Al cap. aggiungiamo: Paganelli Giovanni, in «L'E-
vangelista», 30 Dicembre 1915 e 17 Febbraio 1916.

— Mandò Luigi, in « L'Evangelista », 13 Luglio 1916.

If



Capitolo XXV.

GESUITI ED ALTRI AVVEESAEI MODEEXI
DEL PEOTESTAXTESIMO ITALIAXO

80MMABI0: Bivista di alcuni fra i 'principali avversari

teorici della Eiforma italiana durante il secolo XIX (2231-2256).

2231. N. N., L^Antibalestra: osservazioni e risposte al corso di

prediche antievangeliche tenuto negli anni 1916-1917 dal

sor Francesco Balestra, gesuita, nella Chiesa del Gesìi

in Boma. Eoma, Speranza, 1917.

2232. De Mandato Pio, gesuita, Il Cattolico premunito contro

gli attacchi dei Frotestanti. [Illustrato]. Roma, Pustet.

2233. Manocchi Giacomo, Dov'è la Verità f ossia una risposta

alVopuscolo del signor D.[e] 3I.[andato] P.[io'\ sui pretesi

errori spacciati per le vie di Boma da protestanti meto-

disti e da altri pretesi evangelici. Roma, Tip. Metod., 1897.

È una confutazione del pastore we<'Ieyano G. Manoc-
chi al primo opuscolo an tiprotestante stampato a

Prato dal p. De Mandato, il qiiale fc l'era presa

contro l'upo di biglietti d'invito alle predicazioni

protestanti dispensati a Roma dalla Chiesa Met.

Episc. di Via Venti Settembre.

2234. De Mandato Pio, Unità e divina Missione della Chiesa,

1897.

È la controreplica alla replica del ManO'^chl.



259

2235. Franco Secondo, gesuita, Errori del Protestantesimo

svelati al popolo. Roma, Pustet, 1913.

Nel 1860 il p. gesuita S. Franco pubblicò in Padova,

per ostacolare la primitiva propaganda evangelica ivi

fatta, alcuni opuscoletti ch'egli stesso, nel 1868, pub-

blicò riuniti nel succitato libretto.

2236. Revel D., Risposta agli errori del Protestantesimo del

P. Franco. Torre Pellice, 1887.

Replica al precedente.

2237. Palumbo Luigi, gesuita. Il Protestantesimo e la Eivolu-

zione anche in letteratura. Napoli, Accattoncelli, 1868.

2238. Pellicani Antonio, gesuita. L'eresia ed i suoi emissari

in Italia nel secolo XIX. Torino, Marietti, 1862.

2239. Pereone Giovanni, gesuita. Catechismo intorno al Pro-

testantesimo, 1854.

2240. Id. Id., Studi teologici spettanti al Cattolicesimo e al Pro-

testantesimo, 1858.

2241. Id. Id., I Protestanti in Italia. Torino, 1869.

Ivi nomina e giudica evangelici come St. Bonnet
ed Emilio Comba.

2242. Id. Id., I Valdesi primitivi, mediani e contemporanei.

Torino, 1871.

Attacco in piena regola contro la Chiesa Valdese e

nominativamente contro G, Ribetti, primo ministro

valdese a Roma, e altri. Con le quattro opere succi-

tate, il p. Perrone iniziò la lotta teorica antievange-

lica in Italia. Per valutare il p. Perrone cfr. i tre

numeri bibliografici ss:

2243. IjAFEnestre, Analisi sul libro del p. G. Perrone, in

« Riv. e Biblioteca contemporanea», 1, 1854.

2244. De Sanctis Luigi {^Azione antiprotestante del Perrone], in

« Roma Papale », pp. 110-113. Claudiana, Firenze, 1874.

2245. De Silvestri Falconieri, Il gesiiita P. Perrone ed il

Protestantesimo, in «La Luce», Roma, Aprile, 1913.

2246. Alimonda Card. Gaet., Lutero e VItalia. Conferenze.

Torino, Salesiana, 1888.
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2247. Charvaz Mons. Andrea, Eicerclie sloriche sulla origine

dei Valdesi, e carattere delle primitive loro dottrine.

(Francese). Parigi, 1836.

2248. Id. Id., Considérations sur le protestantisme, ou discours

prononcé à Voccasion de la conversion de vingt-quatre

vaudois, Pinerolo, 1844.

2249. Id. Id., Ch.iida del catecJiisìno valdese, o difesa del Gatto-

licismo contro gli errori dei Protestanti. Torino, Spei-

rani, 1857.

Queste sono alcune delle pubblicaz. antiprotestantì

di A. Charvaz. Per lumeggiare la figura di questo

costante polemista antievangelico, cfr. le opere segg. :

2250. Peirano, Cenni hiograf.ci di A. Charvaz letti il 4 novem-

bre 1870, in « Soc. St. Patr. di Genova». Genova, 1870.

2251. Salvago P. M., Mgr. Andrea Charvaz, in «Riv. Univ.»

12-1870.

2252. JORIOZ Henry, Notice hiographique sur Mgr. André

Charvaz. Montliier, Cane, 1870.

Ivi è ben studiata l'opposizione dal medesimo fatta

alla propaganda protestante a Genova ov'era Arci-

vescovo.

2253. Alimonda G., Orazione funebre di Mgr. A. Charvaz, 1871.

2254. SCLOPIS Fed., Notizie della vita e degli studi di Mgr. An-

drea Charvaz. Torino, 1871.

2255. Negri B., Le opere di Mgr. Andrea Charvaz, in «Eass.

Nazion. », 3, 1884.

2256. De Filippis E., Bancarotta protestante in Italia. Napoli,

Tocco, 1907.

Cita vari protestanti contemporanei, come Desanc-

tis, Taglialatela, Geymonat, Borelli, Tollia, Burt

W., Prochet, N. O. Papengouth. Però ha tutta l'aria

di un libello. Pel medesimo argomento delle polemi-

che antiprotestanti cfr. tutto il capitolo XXIII della

presente opera il quale integra il capitolo XXV.



Capitolo XXVI.

COLONIE E MISSIONI EVANGELICO-ITALIANE

ALL'ESTEBO.

SOMMABIO: Algeria (2257) — America del Sud (2258-

2262) — America del Nord (2263-2275) — Canada (2276-

2277) — Londra (2278-2281) — Marsiglia (2282) — Svizzera

iGinevra, Losanna, Lugano, Zurigo] (2283-2287) — Missioni

nello Zambesi, nelVAfrica Australe e nelVEriirea (2288-2299).

ALGERIA.

2257. Reveillaud E,, I/établissement d'une colonie des Vau-

dois frangais en Algerie. Paris, Fiechlbacher, 1893.

AMERICA DEL SUD {Uruguay e Argentina).

2258a. Appia G., The Vaudois emigrants in South America, 1858.

22586. N. N., Memorie della Chiesa della Forqueta. Firenze,

Claudiana, 1894.

2259. TouRN Prof. N., I Valdesi in America. [Pubblicato per

cura del Comitato « I Valdesi alVEstero » per V Esposi-

zione di Milano]. Illustrazioni e due carte geografiche dei

Valdesi nelV Uruguay e nella Repubblica Argentina. To-

rino, U. T. Editrice, 1906.
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2260. Gay J. Fr., Notes historiques sur la Fondalion de la

Colonie Vaudoise dans V Uruguay, in « Bull. Soc. Hist.

Vaiid.'», 1909.

2261. Lantaret Comm. P., Les Vaudois dans V Uruguay. Pi-

nerolo, 1870.

2262. N. N., Emigration a Bepubl. Argentine: Colonie Alexan-

dra. Londres, 1872.

AMERICA DEL NORD.

2263. Conte G., Dieci anni in America. Impressioni e Bicordi.

Palermo, Spinnato, 1903.

utile per notizie circa la prima Società di Patronato

per emigranti italiani fondata da Gaetano Conte.

2264. Id. Id., Le Missioni irrotestanti ed i nostri emigrati. Espo-

sizione di Milano, 1906.

' Relazione ed elenco delle Missioni e dei Missionari

protestanti italiani all'Estero.

2265. Mastrogiovanni S., La prima Società di Patronato per

gli Emigranti negli Stati Uniti ed in Italia. Venezia,

Tip. Istituto Ev. Industr., 1906.

Parla della prima Società di patronato per gli Emi-
granti, fondata dal pastore metodista G. Conte.

2266. Arrighi A. Antonio, The story of Antonio, the galley

slave. New-York, Fleming and Revell, 1912.

Autobiografia di Antonio Arrighi, prigioniero sotto

il dominio papale e tamburino di Garibaldi. Fu il

fondatore della prima Congregazione evangelica ita-

liana nel Nord America e l'iniziatore, colaggiù, del mo-
vimento evangelico fra gl'italiani.

2267. Pecorini Alberto, L'Evangelo fra gVItaliani negli Stati

Uniti, in « Riv. Crist. », pp. 460-466. Firenze, Dicem. 1903.

2268. De Pierro R., L'Evangelizzazione degli Italiani d'Ame-

rica, in « Riv. Crist. », pp. 663-670. Firenze, Dicemb. 1912.

2269. Mangano Ant., Beligious WorTc among Italiana in Ame-

rica. New-York, Am. Bapt. Miss. Soc, 1917.
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2270. Mangano Ant., Sons of Itaìy. Social and religìoiis Slvdy

on the Italians in America. New-York, 1917.

Il cap. VI intitolato : « Le Chiese Evangeliche », pp.

161-195, indaga il movimento evangelico fra gl'ita-

liani nel Nord America.

2271. Sartorio C. Enr., Social and reUgious lije of Italians

in America. Boston, Christoj^her, 1918.

2272. Di Domenica, Annuario delle Chiese Battiste Italiane del

Nord America. Storia delVAssociazione Battista Italiana.

Pp. 5-9. Philadelphia, P^, 1910.

2273. Brooks Ch. Alvin, Baptist interest in the sons of Italy.

(Illustrato). New-York, N. J., 1917.

2274. KosE Ph. M., Congregational WorJc among Italians in

America. New-York, N. J., 1917

2275. Mator des Planches, Barone, La Colonia Valdese nei

North Caroline, in « Nuova Antologia ». Firenze, 16

Febbraio, 1906.

CANADA.

2276. De Pierro E.., Italians in Europe and in Canada. Fu-

blished by the Board of home missions {Preshyterian Chìirch

in Canada). S. d. n. 1.

2277. N. N., Ilethodist Missions among Italians in Canada'

Published 1915 by the Missionary Society of the

Methodist Church.

LONDRA.

2278. Tacchella Angiolo, Il prete Italiano in Londra. Lon

dia, Nisbet, 1846.

Parla dei vari ecclesiastici cattolici passati all'evan-

gelismo in Londra verso la metà del secolo scorso

come S. Ferretti e C. Mapei, della loro attività e

dell'Asilo ivi aperto nel 1846 da S. Ferretti a scopo

sociale-evangelistico per ragazzi e per emigrati ita-

liani.
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2279. Mapei Camillo, Essay on the recent history and present

condition of Italy andihe Italians. Glasgow, Blackie, 1847.

2280. Tekk^ìii Salvaior-e, Itahj and the Itulians (1857-1859).

London, EUiott, 1859.

2281. Luzzi G., Chiesa Italiana a Londra, in « Camillo Mapei ».

Firenze, Claudiana, 1895.

Si tratta del cap. X, pp. 112-134: di quest'opera.

Ricostruisce la storia della importante Ctiiesa Evan-
gelica Italiana londinese.

MARSIGLIA.

2282. MiCHELiN CÉLESTIN, BappoH sur les Vaudois de Mar-

seille. 1877.

SVIZZERA {Ginevra).

2283. Luzzi G., La Chiesa Evangelica Italiana a Ginevra. Ri-

cordi. In « Riv. Crist. », pp. 243-245. Firenze, Aprile, 1912.

Riporta 11 discorso inaugurale della nuova Comunità
evangelica italiana ginevrina (10 Ottobre 1853), ed

un AppeUo dalla medesima diUuso nello stesso anno.

SVIZZERA {Losanna).

2284. Nestor, Il contradditorio di Losanna, 26 Marzo 1904,

in «L'Evangelista». Roma, 25 Marzo, 1904.

Fra Benito Mussolini ea Alfredo Taglialatela, pastore

met. episcopale.

SVIZZERA {Lugano).

2285. Calvino P., Risposta aperta a Mgr. Molo Vescovo a Lu-

gano. Lugano, 1894.

2286. N. N., In memoriam di Alberto JSoffmann-Burclchardt.

La Chiesa Evangelica Ticinese. BeUinzona, Colombi, 1896.
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SVIZZEEA {Zurigo).

2287. BoNiFAZi, Ing. G. S., Contradditorio Eodio-Serrati a Zu-

rigo il 19 Genn. 1902, in « L'Evangelista ». Roma, 6

Febbraio, 1902.

MISSIONI NELLO ZAMBESI,

NELL'AFRICA AUSTRALE E NELL'ERITREA.

2288. LoNGO Paolo, Le Missioni Cristiane e la loro importanza

rispetto alla scienza ed alla geografia commerciale. Mi-

lano, Bellini, 1882.

2289. Jalla Adolphe et Emma, Pionniers parmi les Ma-
Botse. Florence, Claudienne, 1904.

2290. Jalla Louis, Du Cap de Bonne Espe'rance au Victoria

Nyanza. Notes de voyage. (Illustrato). Florence, Claud.,

1905.

2291. Jalla Od., Frutti benefici raccolti in trenVanni nella

Missione Evangelica sullo Zambesi, in « Luce », Firenze,

6 Febbraio, 1919.

2292. JoussE Théophile, La mission du Zambèze. Paris, Fiscli-

bacher, 1890.

2293. Favre Ed., Fr. Coillard, missionnaire au Zambèze'

Tomi 3. Paris, Fiscbbaclier, 1913.

2294. Casalis Alfred, Croquis au Zambèze. Paris.

2295. Weitzecker G., Alla ricerea degli Italiani nelVAfrica

Australe, in « Bull. Soc. Geogr. Ital. », 1887.

2296. Id. Id., I Valdesi nelVAfrica Australe. Torino, Un. Tip.

Edit., 1906.

2297. Meille Gugl., Conquiste africane, ossia l'opera delle

missioni evangeliche fra i pagani, specie nelVAfrica. Fi-

renze, Claudiana, 1895.
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2298. RoCHAT Giov., Le missioni evangeliche in Abissinia. Fi-

renze, Claudiana, 1897.

2299. IwAESÒN J. — A. Troj^T, Notizie storiche e varie sulla Mis-

sione evangelica svedese dell'Eritrea, 1866-1916. (Illu-

strato). Asmara, Missione Evangelica, 1918.



Capitolo XXVII.

GIOVENTÙ PEOTESTANTE ITALIANA
(SE,C. XIX).

S03IMAEI0: I. Scuole Domenicali (2300-2302) — II.

Unione Cristiana delle Giovani (2303-2304) — III. Associazione

Cristiana dei Giovani (2305-2308) — IV. Federazione Italiana

degli Studenti per la cultura religiosa (2309-2317).

I. SCUOLE DOMENICALI.

2300. Filippini Ern., Con guai metodo insegnare nelle Scuole

Domenicali ? — Roma, Tip. Metodista, 1894.

2301. Jalla Od., The Sunday Scliool literature for Itali/. Fi-

renze, Claudiana, 1907.

2302. Id, Id,, Ristory of Italian Sunday ScTiools and of tJieir

Literature. Firenze, Claudiana, 1913.

Cfr. pure: Sciarelli Fr., Origine delle Scuole Dome'
nicali e dei progressi ottenuti nel corso di un secolo.

Roma, 1880.

II. UNIONE CRISTIANA DELLE GIOVANI.

2303. N. N., Il lavoro in Italia, in « Alba ». Torino, Risveglio,

Giugno, 1919.

2304. N. N., Il 25.mo Anniversario deW Unione Cristiana delle

Giovani, in « Alba ». Anno XXI, n. 5.

Riassunto di 25 anni di storia delle Unioni Gristiane

delle Giovani in Italia,
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III. ASSOCIAZIONI CRISTIANE DEI GIOVANI (A.C.D.G.).

2305. N. N., L'o'pera delle Y. M. G. A., presso l'Esercito Ita-

liano, [Durante la guerra Europea, Febbraio 1918-J)i-

cembre 1919]. Roma, 1919.

2306. N. N., Decimo Congresso Nazionale, 18-20 Luglio 1920.

Programma, in «L'Evangelista», 15 Luglio 1920.

2307. N. N., Giovani Cristiani a Congresso {con gruppo con-

gressisti), in a L'Evangelista », 29 Luglio, 1920.

2308. N. N., Il Congresso Nazionale delle A. C. D. G., in «La

Luce», 28 Luglio, 1920.

IV. FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI STUDENTI

PER LA CULTURA RELIGIOSA.

2309. Luzzi G.. Il movimento nazionale degli Studenti cristia/ni.

Firenze, Claudiana, 1904.

2310. N. N., Problemi religiosi e sociali. {Quarto Convegno Na-

zionale della Federazione: Napoli 1914). Napoli, Avolio,

1914.

2311. N. N., ia loro offerta [24 Maggio 1915-4 Novembre 1918],

con prefaz. del prof. Vittorio Macchioro. Napoli, Tip.

Tocco, 1919.

Splendido volume illustrato. Commemorazioni dei

soci della Federazione, caduti durante la guerra

europea sul campo dell'onore, appartenenti alle Fe-

derazioni di Napoli (13), di Torre Pellice (13), di

Torino (3), di Bologna (2), di S. M. Capua Vetere (1),

e di Salerno (1).

2312. N. N., Federazione Studenti italiana per la cultura reli-

giosa e « Fede e Vita », organo della stessa Federazione.

Padova, Tip. del Seminario, 1920.

È un estratto del periodico del clero padovano:
« Studia Sacra ». Combatte la Federazione ed il suo

organo come attività eterodosse.
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2313. N. N., Breve storia della Federazione Italiana degli Stu-

denti per la Cultura religiosa. Roma, Libreria di Cul-

tura, 1920.

2314. Macchioro Vittorio, A proposito di due opuscoli, in

«L'Evangelista». Eoma, 5 Agosto, 1920.

Vivace critica dei due precedenti opuscoli: «Fede-
razione stud. cristiana, ecc. ». Padova, Tip. Semi-
nario, 1920, e dell'altro «Breve storia della Federa-

zione Italiana degli Studenti per la cultura reli-

giosa ». Roma, Libreria di Cultura, 1920.

2315. N. N., Atti del V Convegno Nazionale Studenti per la cul-

tura religiosa. Roma, Libreria di Cultura, 1920.

2316. LowRiE W ., La Federazione Italiana degli Studenti per

la cultura religiosa. Lettera di un prete anglicano. Roma,

Libr. di Cultura, 1920.

2317. Berardi C, La Federazione Studenti per la cultura reli-

giosa e la Chiesa Cattolica, in « Bilychnis », pp. 414-

415. Anno 1920.



Capitolo XXVIII.

IL GIOENALISMO EVAIS^GELICO

COME fo:n^te

DI STOEIOGEAFIA PEOTESTANTE.

SOMMAEIO: Notizie intorno a circa 120 periodici evan-

gelici, 'pubblicati in Italia fra il 1846 ed il 1920 (2318-2434).

2318. «Alba (L')», Organo dell'Unione Cristiana delle Giovani.

Torino. Sorto nel 1898, durò fino al 1920, allorquando

assunse il nuovo titolo « La Giovane ».

2319. «All'Opera!», Bollettino Italiano per le Missioni Evan-

geliche. Torre Tellice. Il 1° numero comparve in Aprile

1920, auspice il prof. A. Jalla.

2320a, «Amico (L') dei Fanciulli», Periodico illustrato setti-

manale. (Esce mensilmente), Firenze, .Claudiana, Via

Serragli, 51. Era cessato da due anni il primo giornale

delle Scuole Domenicali d'Italia: «La Scuola deUa Do-

menica» e il 12 Aprile 1870 uscì «L'Amico dei Fan-

ciulli », incoraggiato da alcune Società editoriali evange-

liche anglosassoni.

2320&. «Amico (L') del soldato italiano». Almanacco evan-

gelico, sul tipo dell' «Amico di Casa». Fu per la prima

volta pubblicato a Firenze nel 1873, presso la Tipo-

grafia Claudiana, per diffonderlo fra le truppe italiane.

Durò a tutto il 1876.
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2320c. «Amico (L') di tutti». Almanacco battista uscito nel

1893, presso la Claudiana, Firenze, 1893.

2321. «Amico (L') di Casa». Almanacco illustrato. Dal 1854

ad oggi. Torino -Firenze, Claudiana. Vive prospera-

mente ancora. ( Per la storia del medesimo, cfr. i tre

articoli : « Il Cinquantenario dell'Amico di Casa », in

«L'Italia Evangelica», nn. 44, 45, 46 dell'anno

1902.

Li'Amico dì Casa ebbe tale fortuna che sorsero

nel campo cattolico vari almanacchi allo scopo di

ostacolarne la diffusione. Sorse, tra gli altri, l'al-

manacco: "Il vero Amico di Casar: stampato a

Firenze che ebbe a collaboratori scrittori come il

conte Tullio Dandolo, N. Tommaseo e Cesare

Cantù. A Prato uscì l'almanacco clericale « L'Amico
di Casa smascherato i. A Modena, per cura di quel

vescovo, uscì «iZ Pier Paolo". A Verona uscì il

« Gian Paolo ».

Verso il 1874, siccome il governo francese vietava

l'entrata in Francia dell'" ^mtco di Casa», la Clau-

diana pubblicò nel 1874-75 un altro almanacco
dal titolo « L' Italiano», destinato agli italiani re-

sidenti in suolo francese. i\fgr. Geremia BonomelU,
nell'operetta: i<Z7« cran danno e un gran dovei e » ha
un capitolo : « Quali libri devono essere proibiti ».

Ivi, pag. 93, dice: «Ameremmo veder banditi dalla

società certi Almanacchi L'Amico di Casa oc-

cupa forse il primo posto tra questi ».

2322. « Annuario Evangelico », ad uso dei Ministri, dei Mem-
bri delle Chiese Evangeliche d'Italia e delle Colonie

all'Estero. Firenze, Claudiana. (Uscì nel 1878 e durò oltre

un ventennio regolarmente e poi saltuariamente).

2323. « Ape (L') biblica ». Piccola i^ivtsto 3Iensile. Torre Pel-

lice. Condizionalista. (Edita dal 1885 al 1918 da Oscar

Cocorda).

2324. » A raccolta ! », giornalino della U. C. D. G.. Tori'e Pol-

lice, 1920. (Visse con questo nome da Gennaio ad Ago-

sto del medesimo anno, per impulso di A. JaUa. In

Agosto riassunse il suo vecchio nome: « Gioventti ! ».
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2325. « Araldo (L') Cristiano ». Settimanale delle Chiese presbi-

teriane italiane d'America. (Uscì nel 1908 a New-York,

e durò fino al 1917, allorquando prese il nome di «L'Èra

Nuova ».

2326. « Aurora (L') ». Pubblicata a Napoli, verso il 1870.

2327. «Aurora (L') », Periodico Settimanale della Chiesa Meto-

dista Episc. Sorse a Roma nel 1893, per impulso del

pastore Felice Dardi. Era il giornaletto dedicato ai

fanciulli delle Scuole Metodiste Episcopali. Durò con

tale nome fino al 1905, allorquando si trasformò nella

attuale : « Vita Gioconda ».

2328. « Avu'ora (L') », giornale settimanale per le Chiese Evan-

geliche italiane del Nord America. Montreal (Canada).

2329. «Aurora (L') ». Settimanale indijyendente. Pubblicato a

S. Remo nel 1914, auspici P. Scola e A. Galloppi.

2330. «Avanguardia (L') ». Dei o'istiani sociali di lingua ita-

liana. Pubblicato da G. E. Melile, mensilmente, a Fi-

renze, dal 1908 a tutto Dicembre 1910.

2331. «Avvisatore (L') Alpino». Periodico popolare settima-

nale. Fu fondato nel 1882 da G. P. Malah.

2332. « Balziglia (La) ». Foglio mensile. Valdese. Fu pubbli-

cato a Pinerolo nel 1862-1864.

2333. « Bene Sociale (II) ». Giornale menr,lle del movimento anti-

alcoolista italiano. Sorto a Firenze nel 1898, per im-

pulso del pastore e filantropo valdese Giovanni Rochat.

2334. « Bilycbnis ». Eivista mensile di studi religiosi, fondata

a Roma nel 1913 dal prof. Ludovico Paschetto e dal

dott. D. G. WhittinghiU.

2335. « Bollettino (II) » della Missione della Chiesa Evangelica

Valdese. Organo del Comitato di Evangelizzazione Val-

dese. Fu fondato a Roma nel 1885, per dare un

resoconto cronistico del movimento valdese in Italia,

allorquando tutti i giornali denominazionali italiani si
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fusero nell'(( Italia Evangelica » che dovea essere organo

indipendente e unico di tutto l'evangelismo italiano.

2336a. «Bollettino (II)» della Società d'Utilità Pubblica: <( La
Valdese ». Visse nelle Valli Valdesi dal 1870 al 1872.

2336&. «Bollettino Omiletico». Supplemento alla Ri-vista Cri-

stiana. Bimestrale. Firenze, Claudiana, 1910-1911.

2337. « Bollettino mensile deUe Associazioni Evangeliche Ita-

liane ». Organo del Gomitato Nazionale delle A. C. D. G.

verso il 1890. Diretto dall'ing, Emilio Eynard. Clau-

diana, Firenze.

2338. « Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise ». Nacque

a Torre Pellice nel 1884, come organo di detta Società.

Fino al 1920 ne sono usciti 40 numeri. È annuo.

2339. « Buon Grenio (II) ». Giornale illustrato popolare settima-

nale. Usciva a Napoli, tra il 1885-1888, diretto dal

prof. Gaetano Fazzari.

2340. « Buona Novella (La) ». Giornale delVEvangelizzazione ita-

liana. Fu fondato a Torino il 7 Novembre 1851 e diretto

dal pastore valdese G. P. Melile. Visse fino al 1880.

2341. « Campana dell'Alba (La) ». Organo delle Chiese Evange-

liche. Sorto a Boscoreale (Napoli), nel 1888, per impulso

del pastore battista Gabriele Martinelli.

2342. « Campanaro (II) ». Bollettino mensile pubblicato a Boma
da A. Taglialatela. Organo della Comunità Met. Episc.

di Boma, nel 1916.

2343. « Cattolico Cristiano (II) ». Fondato e pubblicato in Malta

nel P Novembre del 1848 dal dott. Luigi De Sanctis, dopo

che, nel Giugno 1848, era ivi cessata la pubblicazione

del periodico delVAchilli: « L'Indicatore ».

2344. « Chiesa Libera (La) ». Giornale in dipendenza dalla medesima.

2345. « Civiltà Evangelica (La) ». Sveglia contemporanea. Pe-

riodico della Chiesa Metodista Wesleyana, sorto a Napoli

nel 1873 e ivi diretto dal missionario T. W. S. Jones.

18
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2346. « Coscienza (La) ».

2347. « Coscienza Cristiana (La) ». Rivista mensile, fondata dal

pastore Oscar Cocorda nel 1872. (Un anno).

2348. «Corriere Evangelico (II)». Organo del Metodismo in Italia.

Dal 1869 al 1876. C'è anche in pubblicazione «Il Cor-

riere Cristiano », Torino, Il Eisveglio. Serve per propa-

ganda tra i postelegrafonici. Pubblicazione trimestrale

gratuita della Associazione Cristiana Telegrafico -Po-

stale.

2349. « Costanza (La) ». Sorto a Venezia, per impulso del pastore

battista Vincenzo Bellondi. Visse dal 21 Marzo 1896 al

Settembre 1897.

2350. « Cristiano (Il ) ». Organo della Chiesa Cristiana (Fra-

telli). Periodico mensile, fondato a Firenze dall'anziano

plimuttista J. S. Anderson. Vive tuttora.

2351. « Cristiano (II) » Giornale delle Chiese Battiste italiane nel

Nord America, fondato ivi dai pastori A. Di Domenica e

Boccacio.

2352. « Cristiano Evangelico (II) ». Periodico valdese, sorto a

Firenze nel Gennaio 1875 e diretto fino al 1880 da A.

Eevel e da B. Revel. Alla Sne del 1880 detto giornale

chiuse le sue pubblicazioni a Genova. V'era stato trasfe-

rito per dar luogo al giornale interdenominazionale

tmico «L'Italia Evangelica», sorta il 1° Gennaio 1881.

2353a. « Cristiano Evangelico (II) ». Periodico mensile battista.

Sorse in Roma verso il 1887 ed ebbe ivi direzione in

Piazza S. Lorenzo in Lucina.

2353&. «Christ for Italy». A quarterly record of Christian

Worlc and Warfare. Turin and Rome, Piazza in Lucino, 35.

Ha già 14 anni di vita.

2353c. «Cristo per l'Italia». Bollettino delle Chiese C. A. Bat-

tiste, Settembre, 1920. (Numero di saggio). Direzione

e Amministrazione, Piazza Lucina, 35 • Roma.
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2354. « Dispensatore (II) ». Giornale consacrato allo studio della

Parola. Ogni due mesi. Uscì il 1874 a Novi Ligure, re-

datto e amministrato da miss S. H. Carruthers.

2355. « Domenica (La) ». Giornale polemico evangelistico. Fon-

dato a Capua e diretto dall'evangelista Giacomo Lala,

nel 1883-1885.

2356. « Eco della Verità (L') ». Giornale religioso settimanale. Val-

dese. Fu fondato a Firenze U 7 Novembre 1862 dal pa-

store Gr. P. Revel. Dal 2 Luglio 1864, fino al 31 Dicem-

bre 1869, fu diretto dal dott. L. De Sànctis. Morì il 26

Dicembre 1874, allorquando si trasformò nel periodico:

« La Famiglia Cristiana ».

2357. «Echo des Vallées (L')». Feuille Jiebdomadaire, 1869-

1874. Nouvelle sèrie. 1897-1898, Pignerol et La Tour.

2358. « Echo des Vallées (L'») ». Feuille mensuelle special con-

sacrée aux intéréts de la famille vaudoise. l.re année,

1848-1850. Nouvelle sèrie, 1866-1874, quando lo fece

rivivere U prof. B. Tron. Si pubblicò a Pinerolo.

2359. «Eco di- Savonarola (L') ». Foglio mensile diretto da ita-

liani cristiani. Organo della Chiesa Cristiana riformata

di Londra. Aveva per motti: «Atti degli Apostoli

XVII, V. XI ». E : « Italia renovabitur. Savonarola ». Era

mensile. Durò dal gennaio 1847 a tutto dicembre 1855.

Riprese nel giugno 1856 e durò fino a tutto il 1860,

variando formato. Per l'interessantissima storia di questo

foglio, cfr. « Camillo Mapei », di G. Luzzi. (Firenze, Clau-

diana, 1897). capo IX, pp. 88-112.

2360. « Educatore Evangelico (L') ». Fondato e pubblicato dalla

Società Pedagogica evangelica italiana dal 1876 al 1879.

Fu l'organo dei maestri evangelici italiani.

2361. «Emancipazione (L') ». Giornale democratico. Nai>oli-

Roma, 1914. Fondatore dott. J. P. Stuart e redattore

P. Chiminelli.
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2362. « Èra Nuova (L') ». Settimanale evangelico italiano. È
il vecchio giornale inesbiteriano delle Chiese italiane del

Nord America n L'Araldo )>, che nel 1917 assunse que-

st'altro titolo. Si pubblica a New-York ed è diretto dal

pastore J. F. Panetta.

2363. « EtoUe du matin (L') ». Journal mensueh Fondato e di-

retto per i due anni 1872-1874 dal pastore valdese

Micbelin Célestin.

2364. « Etudiant (L') ». Piibhlicato in Francese a Torre Pellice

durante gli anni 1854-1856.

2365. « Evangelista (L') ». Periodico settimanale (Pubblicazione

della Chiesa Metodista Episcopale). Principiò a Firenze

nel 1888. Nel 1890 passò a Eoma in Piazza Poli, 2 e,

verso il 1895, ebbe sede e tipografìa propria — La Spe-

ranza — in Via XX Settembre.

2366. « Famiglia Cristiana (La) ». Oiornale valdese che nel 1875

successe al giornale « Eco della Verità » finito il 26 Di-

cembre. Diretto dal pastore valdese Augusto Medie,

visse fino al 1880.

2367. « Faro Mantovano (II) ». Giornale evangelico redatto dai

pastori valdesi G. Fasulo e Al. Siìneoni per V evangeliz-

zazione nelle provincie mantovane.

2368. « Fede e Scienza ». Settimanale evangelico, uscito a Pisa

nel 1873 e diretto ivi dal pastore prof. Paolo De Michelis,

della Chiesa Libera.

2369. « Fede e Vita ». Organo mensile della Federazione Studenti

per la Cultura religiosa. Sorto nel 1908, è giunto oggidì

alla IV serie, anno IV.

2370. «Fiaccola (La)». (Tra il 1865 e il 1885).

2371. « Fiaccola (La) ». Organo della Chiesa Metodista Episco

pale in Italia. Fu fondato dal dott. Leroy M. Vernon

Si pubblicò a Faenza (Enrico Sorelli) e poi a Roma

2372. « Fiaccola (La) ». Giornale dei Metodisti Episcopali ita

liani nel Nord America. Diretto dal pastore S. Musso
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2373. « Fiaccola (La) ». Giornale popolare mensile per i cristiani

italiani della Svizzera. Sorse ivi nel 1906, auspice miss

Anna Wernle e diretto dal pastore di Berna, Gullotti.

2374. « Foglietti "illustrati y. Versetti biblici settimanali con la

lezione della Scuola domenicale. Si cominciarono a pub-

blicare nel 1892 su proposta dell'americano dott. W. A.

Duncan, con l'appoggio finanziario delle « Sunday Sohools »

di America, come « regalo alla terra di Colombo ».

2375. «Giovane (La)». Organo delV Unione Cristiana delle Gio-

vani. Successe all'« Alba » nel 1920. Torino.

2376. « Gioventù ! ». Bollettino delle Associazioni Evangeliche

per la Gioventh in Italia. Nacque il 1893. Cessò dopo il

1910 e fu fatto rivivere nel X Congresso delle A. C.

D. G. tenuto a Venezia nel Luglio dell'anno 1920. Si

ripubblicò il 1° Ottobre 1920, diretto dal Prof. Attilio

Jalla, a Torre Pellice.

2377. « Giovine Cristiano (11) ». Periodico mensile illustrato.

Viveva ancora nel 1887. Ne fu direttore J. S. Anderson

e uscì a Spezia (Casa Alberto).

2378.« Gloria (La) ». La gloria di Colui che tutto move {Dante).

Giornale indipendente e personalissimo, uscito saltuaria-

mente a Firenze, presso il fondatore e redattore Vin-

cenzo Bellondi, nell'anno 1915.

2379a. « Grido della Mezzanotte (II) ». Bevivalista e avventista,

propugnava la guarigione per fede. Uscì a Firenze verso

il 1913-1914, auspici Coppini- Rivera.

2379&. «Gnosis». Studi storici di religione e filosofia. Dire-

zione: Vittorio Maccliioro e A. Renda. Rivista del

Circolo di Cultura Religiosa di Napoli (Via Roma, 373)

iniziata sullo scorcio del 1920.

2380. « Ideal american (The) ». Giornale in lingua inglese per i

cristiani d'origine italiana residenti negli Stati Uniti.

D'ispirazione metodista episcopale.
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2381. « Indicatore di Malta (L') ». Mensile religioso. Fu il primo

giornale evangelico in lingua italiana. Venae fondato a

Malta liei Maggio del 1846 dall'ex p. domenicano Gia-

cinto Acliilli. Vi collaborò, appena arrivato a Malta, il

dott. Luigi De Sanctis. Ebbe due anni di vita e finì

nel giugno 1848.

2382. «Italia Evangelica (L') ». Periodico interdenominazionale

seUimanale illustrato, inihblicato a Firenze {Tip. GlaU'

diana). Iniziò le sue pubblicazioni il primo Gennaio 1881

6 fu ima consensuale fusione di tutti gli altri giornali

evangelici del tempo. Era, naturalmente, indipendente.

L'esclusività però fu presto infranta e altri giornali

sorsero allato all'« Italia Evangelica ». Visse fino al-

l'anno 1906.

2383. « Lega Epworth ». Bollettino bimensile, organo delle varie

Leghe Epworth met. episc. italiane. Fu iniziato in Roma
nel 1892 dal pastore m. e. Felice Dardi.

2384. « Letture di Famiglia ». Pubblicazione evangelica periodica.

2385. « Lien (Le) ». Bulletin de la Paroisse Yaudoise de Turin,

paraissant le l et le 16 de chaque mois. Foglio in-8 a due

colonne, sotto la direzione e responsabilità del sig. Erne-

sto Giampiccoli, allora secondo Pastore della Parrocchia.

2386. « Luce (La) ». Periodico evangelico settimanale. È Vorgano

delle Chiese Valdesi di lingua italiana, successo al « Bin-

novamento » ìiel 1907. Ha per motti « Io son la luce del

mondo. Gesù ». E « Io ti avviso, Italia, io ti avviso, o

Eoma, che ninna cosa ti può salvare se non Cristo. Sa-

vonarola ».

2387. « Luce Evangelica (La) ». Periodico uscito a Torino dal

3 giugno 1854 al 28 aprile 1855. Valdese.

2388. « Luce e Tenebre ». Scene della Bijorma in Italia. Pub-

blicazione evangelica uscita verso il 1872, a fascicoli,

in Firenze (Claudiana).
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2389. « Lumen de Liimiue ». Bollettino mensile per lo sviluppo

della vita cristiana, e rivista mensile di studi biblici.

Fondata dal pastore Alfredo Taglialatela a Bologna nel

1905. Si stampò nell'Istituto Ev. Industriale di Venezia.

Passò a Eoma e ivi finì nel 1908.

2390. « Mensajero Valdense ». Organo evangelico della « Colonia

Valdense » nel Sud America.

2391. « Messagiere (II) ». Pubblicasione periodica evangelica.

2392. « Messaggiere Evangelico d'Italia (II) ». Periodico evan-

gelico trimestrale. Si pubblicava a Firenze nel 1863.

2393. « Museo Cristiano (II) ». Pubblicazione periodica evangelica.

2394. «Nuova Puglia (La)». Giornale di evangelizzazione e

polemica, pubblicato a Foggia nel 1885-1886 dall'allora

ministro sotto prova deUa Chiesa metod. episcopale,

Pietro Taglialatela.

2395. « Nuova Roma (La) ». Organo della Lega Cristiana di

Boma. Fondato e diretto ivi dal pastore Aristide Friz-

ziero deUa Chiesa met. episc. negli anni 1897-1898.

2396. «Nuova Scienza (La)». Mivistn filosofica - apologetica,

unica nel suo genere, fondata e pubblicata a spese proprie

dal prof. Enrico Caporali, pastore metodista episcopale a

Todi. Visse dal 1884 al 1889. Questa rivista destò Vammi-

razione generale in Italia ed all'estero per la critica acuta,

la profondità delle idee e la vasta cultura scientifica del

suo fondatore.

2397. « Paolo Sarpi (Fra) ». Periodico evangelico pubblicalo a

Venezia dal 9 Giugno 1869 alVanno 1884. Questo giornale

sorse per combattere il giornale antiprotestante « Il Veneto

Cattolico » uscito a Venezia il 6 Febbraio 1867- Oltre

questo, sorsero a combattere il « Fra Paolo Sarpi », i due

giornali seguenti: a. La Biforma Cattolica ìì, uscita a Ve-

nezia il 2 Marzo 1870, e « Lo zelo cattolico », uscito, sem-

pre a Venezia, il 15 Maggio 1870.
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2398. « Parola (La) », Puhhlicasione metodista episcopale per

gVItaliani del Nord America.

2399. « Piccolo Messaggiere (II) ». Periodico quindicinnale, or-

gano unciale della Chiesa Evangelica d'Italia (Chiesa

Libera). Si cominciò a pubblicare in Firenze nel 1876,

presso la Tipografia Barbera. Ne fu primo direttore Fran-

cesco Lagomarsino. Ne furono direttori in seguito G.

Buggelli eD. Borgia col quale detto giornale passò aMilano.

2400. « Raccoglitore (II) ». Periodico evangelico di 3Iilano.

2401. « Riesi Evangelica (La) ». Organo della Comunità Valdese

di Blesi {Caltanissetta). Anni 1901-1902. Evangelista

valdese Giovanni Ronzone, direttore del medesimo (?).

2402. « Riforma del Secolo XIX (La) ». Organo degli Unitari

d'Italia. Si pubblicava a Milano.

2403. « Riforma Italiana (La) ». Organo degli Unitari italiani.

Fu fondata a Venezia (poi trasferita a Firenze) da Gae-

tano Conte, nell'anno 1911.

2404. « Riforma Laica (La) ». Bivista critica di questioni odierne.

Fondata a Roma nel 1910 dall'avv. Salvatore Mastrogio-

vanni. Fu mensile. Durò circa un quinquennio.

2405. « Riforma Religiosa (La)». Periodico cristiano,' fondato a

Palermo dal pastore valdese J. Simpson Kay, verso il 1880.

2406. « Rinasciniento (II) ». Periodico evangelico tra il 1865-85.

2407. « Rinnovamento (II) ». Periodico politico religioso sociale.

Era il predecessore dell'attuale organo valdese: « La Luce ».

8i pubblicava settimanalmente a Boma.

2408. « Risveglio (II) ». Giornale pubblicato nel 1869 da Se-

rafino Beruatio.

2409. « Risveglio (II) ». Giornale italiano. Pubblicato a Buenos-

Aires, sotto gli auspici dèlia Chiesa Met. Episcop. per la

propaganda fra gli emigranii italiani.

2410. « Risveglio evangelico (II) ». Periodico evangelico pubbli-

cato a Genova dal Gennaio 1868 al 1870.
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2411. «Rivista Cristiana (La)». Periodico mensile pubblicato

dai professori della Facoltà Teologica Valdese di Fi-

renze. Fu fondato ivi nel 1873 dal prof. Emilio Comba.

La prima serie va dal 1873 al 1887. La seconda serie

va dal 1899 al 1913.

2412. « Rivista Evangelica (La) ». Periodico fondato dal pastore

Filoteo Taglialatela, pastore mot. episcopale nel Nord

America,

2413. « Roma Evangelica (La) ». Giornale interdenominazio-

naie quindicinale. Il primo numero uscì in Poma il

primo Dicembre 1872. Il suo programma ju a firma del

pastore battista N. Nardi Greco. Visse un paio d'anni.

2414. « Sardegna Evangelica (La) ». Periodico mensile, religioso,

educativo ed istruttivo. Fu edito a Sassari dal ministro

battista G. C. Tortonese. Oominciò nel 1898 e durò oltre

un triennio.

2415. « Scintilla (La) ». Rivista mensile redatta da P. Calvino

tra il 1887-1889.

2416. « Scuola della Domenica (La) ». Periodico delle Scuole

domenicali. Si cominciò a pubblicare in Firenze nel

1863 da Damiano Bolognini, auspice il rev. A. Woodruff,

pastore a BrooTdyn. Fu il primo organo delle Scuole do-

menicali evangeliche italiane e durò fino al 1868.

2417. « Scuola domenicale (La) ». Periodico trimestrale organo

dell" Unione delle Scuole domenicali italiane. Si principiò

a pubblicare in Poma dal 1890 per cura del « Gomitato

Nazionale delle Scuole domenicali sedente in Poma ».

N'è direttore fin dal 1890 il prof. cav. Ernesto Filippini.

Viene sussidiato dalla Unione londinese delle Scuole

Domenicali.

2418. « Seminario ». Giornale delle Colonie Valdesi stabilite nel-

VAmerica del Sud.

2419. « Seminatore (II) ». Periodico mensile per la propaganda

popolare. Fu fondato a Poma nel 1907 dal prof. Ludovico
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Paschetto. Passò per un intero triennio a Napoli, diretto

da P. ChimineìU (1917-1919). Bitornò a Bontà sotto la

direzione del fondatore il 1° Gennaio 1920.

2420. « Serate Valdesi (Le) ». Periodico valdese.

2421. « Semplicista (II) ». Periodico sodale-evangelico pubbli-

cato a Scicli {Siracusa) dal pastore Lucio Schirò d'Agati.

Sorse verso il 1913.

2422. « Speranza d'ItaUa (La) ». Giornale politico -religioso pub-

blicato a Firenze, verso il 1863, dal eh. Alessandro Gavazzi,

pastore evangelico.

2423. « Strenna dei Fanciulli (La) ». Strenna natalizia per le

feste degli alberi di Natale. Vien pubblicata annualmente,

sin dal 1872, a Firenze (Claudiana).

2424. « Sveglia (La) ». Periodico mensile di cristianesimo sociale.

Fondato e diretto dal prof. G. Banchetti nel 1906.

(POmaretto-Pinerolo )

.

2425. « Tómoin (Le) ». Echo des Vallées Vaudoises. Pubbli-

cato a Torre Fellice dal 1875 al 1897.

2426. « Testimonio (II) ». Periodico cristiano battista. {Quindi-

cinale e poi mensile). È Targano della Unione Cristiana

Apostolica Battista italiana. Fu fondato nel 1883 a Na-

poli e ne fu primo direttore il pastore N. Nardi-Greco.

Poi passò a Eoma e fu successivamente redatto da En-

rico Pascbetto, Ludovico Pascbetto, N. Macioce, Ari-

starco Fasulo e W. K. Landels, per ritornare, abbellito

e rinnovato, all'avv. pastore Aristarco Fasiilo, il primo

Gennaio 1920.

2427. « Union Valdense ». Periodico delle Colonie Valdesi del-

l'America del Sud.

2428. « Vedetta Cristiana (La) ». Periodico evangelico vissuto

tra il 1865-1885.

2429. « Vedetta Cristiana (La) ». Foglio mensile indipendente.

Fondata nel 1908 in Roma da L. M. Galassi.
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2430. « Veneto Cristiano (II) ». Periodico di propaganda evan-

gelica {a Venezia), fondato nel Settembre 1883 dal pa-

store battista Vincenzo Bellondi. Durò fino al 5 maggio

1884.

2431. « Verità (La) ». Periodico in lingua francese, trimestrale,

condizionalista, fondato a Torre Pellice nel 1888 e durato

fino al 1893.

2432. «Verità (La)». Periodico metodista episcopale per gVita-

liani del Nord America.

2433. « Vita Gioconda (La) ». Nel 1905 Vantico giornalino delle

Scuole Domenicali metodiste d'Italia intitolato: « L^Au-

rora », assunse il nome di « Vita Gioconda ». Dal 1905

ad oggi ne è direttrice la signora Ines Piacentini Per-

reri, di Poma.

2434. « Voice from Italy (A) ». Periodico inglese pubblicato in

Edimburgo {Scozia) affine di rendere nota, ne'' paesi anglo-

sassoni specialmente, Vopera della Chiesa Valdese d'Ita-

lia. Si pubblica dal 1868.



Capitolo XXIX.

LA BIBBIA NELLA EIFOEMA ITALIANA.

CONTEIBUTO ALLA 8T0EIA DELLA BIBBIA

IN ITALIA.

S0M3IABI0: I Valdesi medievali ed i volgarizzamenti

della Bibbia tedesca, francese ed italiana (2435-2465) — Tradu-

zioni della Bibbia lìer opera di 'protestanti italiani (2466-2510)

— Tradvsioni italiane della Bibbia, a tendenza antiprotestante

(2511-1519) — Attività degli Evangelici italiani per la diffusione

della Bibbia (2520-2532)— Ostacoli frapposti alla diffusione della

traduzione della Bibbia (2533-2543).

I VALDESI MEDIEVALI

ED I VOLGARIZZAMENTI DELLA BIBBIA TEDESCA

FRANCESE ED ITALIANA.

2435. Grutzmacher, Die Waldenser Bihel, iu « Jarbuch tur

romanische Literatur », 1862.

2436. Klimesh P., Codex Teplensis. Ausburg, 1881-84.

È la ristampa del primo Nuovo Testameuto tradotto

in volgare tedesco.
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2437. Krafft Prof., Die deuUche Bibel vor Luther. Bonn, 1883.

2438. Haupt H., Traduzione tedesca valdese medievale del Co-

dice di Tepl e la prima Bibbia tedesca stampata (Tedesco).

Wurzburg, 1885.

Haupt, per primo, attribuì ai Valdesi diffusi in

Germania il Codex Teplensis, cioè il primo N. Testa-

mento tradotto in volgare tedesco.

2439. JosTES, Der Waldensische Ursprung des codex Teplensis,

1886.

2440. Id., Die Teplerbibelubersetzung, 1886.

2441. Id., Die Waldenser und die deutsehcn Bibeliibersetsungen,

1886.

Il Dott. Jostes avea impugnato l'asserto del Dott. H.

Haupt.

2442. Haupt H., L'origine valdese del Codice di Tepl e la

stampa della Bibbia tedesca preluierana contro le impu-

gnazioni del Dott. Jostes (Tedesco). Wurzburg, 1886,

2443. Berger S., Becensions des ouvrages de Jostes, et examen

de la question du Code de Tepl. Extrait de la « Kevue

histor. », 1886.

2444. Keller Ludwig, Die Waldenser und die deutsehen Bi-

beliibersetzmigen, nebst Beitrdgen zur GescMchte der Be-

formation. Leipzig, 1886.

Oltre al Codice valdese di Tepl, adoperato da Lu-
tero, s'aggiunga anche il latto che il medesimo Lu-
tero tradusse la Bibbia in tedesco sulla III edizione

ebraica pubblicata a Brescia nel 1494 dal Gerson,

figlio di Rabbi Moses.

2445. GiLLT W. S., The romaunt version of saint John from

mss. with an introductory history of the version of the

New Testament in use among the old Waldenses, and

remarJcs on the texts of the Dublin, Paris, Grenoble, Zurich

and Lyons mss. of that version. London, 1848.

Il Gilly riporta qui alcimi codici valdesi. Ne furono

scoperti altri dopo questo autore:

Il Codice di Carpentras, secolo XIV, in Bibl. In-

guimhert.
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Il Codice di Dublino, nella Biblioteca del Re, a
Dublino, n. 1522 — proviene dal ministro delfinese

G. P. Perrin, primo storico dei Valdesi.

K Codice di Grenoble, del 1400 circa, ò analogo

ai precedenti, ed è di origine valdese-boema.

Il Codice di Cambridge, del sec. XV, è dei mano-
scritti di Sir S. Morland e questi lo aveva avuto

dallo storico valdese Giovanni Léger, pastore in

Val Luserna.

Il Codice di Zurigo, del 1515 all'incirca, trasmesso

da un pastore di Angrogna, proviene da Pragelato.

Ora questi Codici di Carpentras, Dublino, Grenoble,

Cambridge, Zmigo, Parigi e Lione, secondo il Gilly,

G. G. Herzog, H. Haupt e S. Berger sono indubbia-

mente dei volgarizzamenti Valdesi.

2446. Eeuss Ed., Fragments relatifs à VMstoire de la Bible

frangaise, in « Kev. de Theol. ». Strasburg, 1851.

2447. GoETZ Is., Ce que peut la Bible chez un peuple, in « Etrenn.

relig ;/, Genève, 1853.

2448. PÉTAVEL Em., La Bible en France, ou les traductions fraìi-

gaises des saintes Ecritures. Paris, 1864.

2449. Ascoli Gr., Il Testamento valdese di Zurigo, in Arch.

Glott. Ital., Voi. VII. Torino, 1880.

2450. Berger 8., La Bible frangaise au moyen àge. Paris, 1884.

2451. Eeuss Ed., Les Bibles provengales et Vaudoises, in « Ro-

mania ». Tome XVIII. Paris, 1889.

2452. Berger S., Les Bibles provengale^ et vaudoises, avec un

append. de P. Meyer. Extrait de la « Romanie ». tom.

XVIII, pp. 353-438. Paris, 1889-1890.

2453. Salvioni C, Il Nuovo Testamento valdese secondo la

lezione del Codice di Zurigo, in Arch. Glott. Italiano.

Voi. XI. Roma, 1890.

2454. Jalla J., I Valdesi e la Bibbia, in « Riv. Crist. », p. 569.

Firenze, 1907.

2455. LoRTScn D., Eistoire de la Bible en France. Paris, 1910.

2456. La Bible qui est tonte la Saincte escripture. En laquelle

8ont conienus le Vieil Testament et le Nouveau, translatez
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en Franqoys. Le Yieil de Lébrieu : et le Nouveau du Grec.

Aussi deux amples tables, lune pour linterpretation dea

propres noms: lautre en forme D'indice, pour trouuer

plusieurs sentences et matieres.

È questa la celeberrima Bibbia detta di Oliyetano o

« Bible des Serrières » della quale un esemplare si

vede neiia Biblioteca della Casa Valdese di Torre

Pellice e della quale i Valdesi del secolo XVI, nel-

l'atto di aderire ufficialmente alla Chiesa riformata

francese, vollero fare un regalo alla medesima. La ,

stampa di tale Bibbia costò ai Valdesi la somma di

500 scudi.

La Prefazione di tale Bibbia contiene una lettera

latina di « Job. Calvinus, Cesaribus, Regibus, Prin-

cipibus, gentibus omnibus Christi Imperio subditis ».

Di più una lettera di « P. Robert Olivetanus Ibumble

et petit Translateur a Leglise de Jesus Crist », data
« Des Alpes ce. VII de Feburier 1535 ». Però la stampa
fu finita, come leggesi nell'ultima pagina del volume,

il quattro Giugno 1535. Uscì coi tipi di «Pierre de

Wrngle, dict Pirot Picard » di Neuchàtel. Vi si

leggeva il distico : « Les Vaudois peuple évangélique,

Ont mis ce trésor en publique ».

Questa Bibbia, durante il secolo XVI, fu ristampata

più di cinquanta volte. Essa fu la prima traduzione

francese propriamente protestante (calvinista) e di-

ventò la « Bibbia del protestantesimo francese al

quale essa rese gl'istessi servizi recati dalla Bibbia di

Lutero alla Riforma tedesca ». Essa ebbe moltissime

correzioni, segnalate quella del 1588 per merito dei

teologi ginevrini guidati da Cornelio Bertram. La
rivide G. Diodati nel 1644; Desmaret nel 1667;

David Martin nel 1707, e infine, nel 1744 l'Ostervald

che ne fece vm ritocco profondo ed ampio tanto che

ne prese il nome di Bibbia di Olivetano-Ostervald,

col quale nome continuò ad essere ia Bibbia dei

Protestanti francesi.

2457. Eeuss Ed., Bible de Olivetan, in « Eev. de Theol. ».

Strasburgo, 1865.

2458. DouEN 0., Olivetan, in « Encyclop. des sciences relig.

de F. Liclitenberger ». Tomo IX, pp. 786-796. Paris,

Fisclibacher, 1882.
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2459. DOUEN 0., Coup d'ceil surVhistoiredutextedelaBìbled'OU-

vetan, iii « Rev. de Theol. et de Philosophie ». Lausanne,

Marzo-Maggio 1889.

2460. N. N., £a Bibbia di B. Olivetano, in «L'Italia Evange-

lica ». [Con facsimile del frontespizio]. 19 Settembre, 1896.

I sedici n. precedenti riguardano la parte avuta dai

Valdesi neUa traduzione francese della Bibbia prima

della Riforma e, durante la Riforma, con la tradu-

zione di R. Olivetano, che fu l'antesignana di tutte

le traduzioni francesi successive.

24C1. N. N., Bibbia volgare; testo di lingua secondo Vedisione

del 1471 di Nicolò Jenson, per cura ed a spese della Società

Veneta dei Bibliofili. Venezia, 1846, dalla Tipografia di

Sebastiano Tondelli.

Si tratta della raccolta di primitive versioni italiane

di anonimi del trecento e quattrocento. Però la So-

cietà Veneta dei Bibliofili pubblicò soltanto un volu-

me, arrivando fino al capo XXIX del Deuteronomio,

e ciò a causa di difficoltà sorte tra gl'imprenditori

e la Curia Patriarcale di Venezia.

2462. CuRiONi Fr., Sui primi due volgarizzamenti della Bibbia

stampati a Venezia l'anno 1471. Dissertazione premessa

alla ristampa del volgarizzamento del Cavalca: « Atti degli

Apostoli ». Milano, 1847.

Sono, il cosidetto Volgarizzamento di Nicolò Malerbi,

pubblicato a Venezia (1471) da Wendelin da Spira,

o la riproduzione del testo della Bibbia manoscritta

modificato secondo Malerbi, pubblicato del pari a

Venezia, nell'ottobre 1471, da Nicolò Jenson.

2463. Negroni Carlo, La Bibbia volgare, secondo la rara edi-

zione del 1 di Ottobre 1471, ristampata. Bologna, Gaetano

Romagnoli-Dall'Acqua, 1882-1887. (Volumi 10).

La Bibbia volgare italiana, anteriormente alla

stampa, ci si presenta in molti manoscritti del XIV
e XV secolo. La Bibbia volgare è stata attribuita a

scrittori celebri, come Jacopo da Voragine, il Passa-

vanti, il Cavalca, ma sono attribuzioni senza fonda-

mento. Gli archetipi risalgono al XIII secolo. Le ver-

sioni ci mostrano dipendenza da versioni straniere.
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e specialmente francesi, provenzali, valdesi. Insom-
ma si può ritenere come probabile ch'esse sieno sorte

primitivamente per opera di Valdesi o di Catari,

sotto l'influenza delle versioni di oltr'alpe fatte da
questi». Cfr. L. Salvatorelli ed E. Huhn: «Za Bib-

bia », p. 288. Sandron, Palermo.

2464. Maffei Se, Traduttori italiani, o sia Notisie dei Volga-

rizzamenti di antichi scrittori latini e greci, che sono in

luce. Venezia, Coleti, 1720.

2465. Bergeb S., La Bible italienne au Moyen Age. Extrait de

la « Komanie ». Paris, 1894.

TKADUZIONI DELLA BIBBIA

PER OPERA DI PROTESTANTI ITALIANI.

2466. CoMBA Em., Volgarizzamenti della S. Scrittura, stampati

intorno ai tempi della Eiforma, in « Rivista Cristiana ».

Firenze, 1878.

2467. Carini Is., Le versioni della Bibbia in volgare italiano.

Sampierdarena, Salesiana, 1894.

Studio bibliografico delle varie edizioni delle tradu-

zioni della Bibbia veramente notevole per abbon-

danza di particolari.

2468. PoLLARD A. W., Two illustrated italian Bihles, in « The

library ». London, Luglio, 1902.

2469. MiNOCCHi S., Italiennes {versions) de la Bible, in « Dict.

de la Bible» di Vigoroux, 1895-1912 (5 Voi.). Volume

III. Paris, Letouzey et Ané, 1903.

2470. Luzzi G., Dei volgarizzamenti delle Sacre Scritture in

Italia, in « Riv. Crist. », pp. 281-292, Agosto, 1904.

2471. Miì;occHiii., La Bibbia nella storia d'Italia. Firenze, 1904.

2472. Di Silvestri Falconieri Fr., Le sei traduzioni italiane

della Bibbia, in « Roma Letteraria ». ApjUe, 1Ó14.

2473. Brucigli Antonio, Il Nuovo Testamento di Cristo Giesu

Signore, e Salvator nostro, di Greco miovamente tradotto

in lingua Toscana per Antonio Brucioli. Predicate VEvan-

19
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gelo. Marco XVI. 1530. Con privilegio dell' Illustriss.

Senato Veneto. Vinegia, nelle case di Lucantonio Giunti

Fiorentino nel mese di Maggio 1530.

2474. Brucigli Antonio, La Bibbia quale contiene i Sacri Libri del

Vecchio Testamento tradotti nuovamente da la hebraica verità

in lingua Toscana per Antonio Brucioli. Coi Divini Libri

del Nuovo Testamento di Christo Giesii Signore et Salvatore

nostro. Tradocii di greco in lingua toscana pel medesimo.

Impresso in Vinegia, nelle case di Lucantonio Giunti

Fiorentino nel mese di Maggio 1532. Con privilegio de

lo Inclito Senato Veneto... (con dedica a Francesco I

re di Francia).

Questa traduzione di A. Brucioli figura nell'Indice

dei Libri proibiti, pubblicato a Roma, presso Antonio

Biado nel 1559. Ivi il Brucioli viene schierato coi

f dannati in prima classe ». Per le numerose edizioni

della Bibbia del Brucioli, cfr. Isidoro Carini :
<t Le

versioni della Bibbia». S. P. d'Arena, 1894.

2476. Paschale G. L., Del Nuovo Testamento di Jesu Christa

Nostro Signore. Nuova et fedel traduttione dal testo greco

in Lingua Volgare italiana. Diligentemente conferita con

molte altre traduttioni e volgari e latine et insieme pure e

semplicemente tessuta coti quella maggior chiarezza e faci-

lità di parlare che era possibile: fuggendo sempre (quanto

pero la qualità di tale Scrittura e la oiatura delle cose che

vi si contengono poteva comportare) ogni durezza et oscu-

rità e sopra tutto ogni vana et indegna a^ettazione dHm-

portuni et mal convenienti Toscanismi. Stampata di nuovo

in compagnia d^un'altra buona traduttione in lingua fran-

cese et amendue partite per versetti. Per Giovanni Luigi

Paschale. 1555.

È un ritocco della versione letterareggiante di A.

Brucioli, adattato ai cristiani della Chiesa italiana

di Ginevra dal futuro martire G. L. Paschale.

2476. EusTici Filippo, La Bibia che si chiama il vecchio Testa-

mento, nuovamente tradutto in lingua volgare secondo la
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verità del testo Hebreo, con molte et utili annotationi e

figure e carte per piìi ampia dicMaratione di molti luoghi,

edifica e supputationi. Quanto al Nuovo Testamento è

stato riveduto e ricorretto secondo la verità del testo Greco,

e di molte et utili annotationi illustrato, con una semplice

dichiarazione sopra l'Apocalisse. Stampato appresso

Francesco Durone L'Anno 1562. (S. 1.).

Il Nobile hicchese Filippo Rustici, medico della

colonia Italiana di Ginevra, era uno degli emigrati

lucchesi del 1555. Così pure il tipografo F. Durone
era dei rifugiati provenienti da Sondrio. Il Rustici

che aveva tradotto e fatto stampare la Bibbia, non
dice trattarsi in fondo della traduzione del Brucioli

ritoccata nello stile e dotata di varie osservazioni

per uso della comunità italiana di Ginevra. La Pre-

fazione però lo fa velatamente capire. Essa è prece-

duta da una sua lettera: «Ai principi e Repubbliche
d'Italia che si debben leggere le Sante Scritture in

lingua volgare ».

2477. Degli Erri Pell., I Salmi di David tradotti con bellis-

simo e dottissimo stile dalla Ungila Ebrea nella Latina

volgare, dal 8. Pellegrin Heri. Modonese. E dal mede-

simo con molta dottrina e pietà dichiarati. Utili a tutti

coloro, che Cristianamente si dilettano di sì bella e santa

Lettione, etc. Con privilegio. In Venetia, Appresso Gior-

dano ZUetti, 1573.

P. degli Erri apparteneva a quella famosa Accade-
mia istituita a Modena da G. Grillenzoni, ch'era un
focolare della Riforma. Egli, citato dal S. Officio

come eretico, tradusse i Salmi, ad istanza del vescovo
E. Foscarari altro sospetto e condannato dal S. Of-

ficio del tempo.

2478. [Paschali G. C], Nuovo Testamento. Giambattista Pi-

neroli, 1576.

G. B. Pineroli, di Pietro, è un tipografo torinese,

rifugiato a Ginevra tra il 1553-1555. Ivi egli aprì

una stimata tipografia, dai cui torchi uscì, tra l'altro,

il Nuovo Testamento del nobile messinese G. C. Pa-
schali, ivi esso pure rifugiato. Detto Paschali tra-

dusse anche i « Salmi » in italiano. Ginevra, 1592.
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2479. DiODATi G., La Bibbia, cioè I Libri del Vecchio e del Nuovo

Testamento. Nuovamente translatati in lingua Italioìia,

da Giovanni Biadati di nation Lucchese. In Ginevra,

appresso Gio. di Tornes, 1607.

Questa traduzione celeberrima, divenuta ufficiale

nelle Chiese Evangeliche italiane, è stata fatta sui

testi originali da questo ministro dell'evangelo che,

in pari tempo, era un competente ed un letterato.

La seconda edizione fu dal medesimo curata nel 1C41

con copiosi commentari e con i Salmi « messi Ln

rime per lo medesimo ». Uscì a Ginevra, per Pietro

Chovet (1641). Ne uscirono da allora in poi numero-

sissime edizioni (Cfr. Carini. Loc. cit.). Molti pure

l'adoperarono senza nominarla. Per esempio Mattia

di Erberg il quale nel 1712, a proprie spese, pubbli-

bava a Colonia la diodatina, secondo l'edizione del

1641, senza menzionarne l'autore e soltanto aggiun-

gendovi di proprio una Prefazione e degli « ardentis-

simi sospiri a Dio per ogni capitolo » siccome egli

li defluisce.

2480. Eossi C. P., Intorno alla traduzione della Bibbia del Dio-

dati: dialogo, 1853.

2481. Id. Id., Della bibliomania degli eretici. Cenno storico con

un dialogo sulla Bibbia del Diodati. 1856.

2482. Turano Dom., Sulla Bibbia del Diodati. Palermo, 1862,

e Girgenti, 1875, (ristampa).

2483. Masinelli Ant., Dialoghi fra un parroco ed un giovi-

netto intorno alla Bibbia del Diodati. Lodi, Gagnola, 1865.

2484. Ghelardi Carlo, La Bibbia del Diodati proscritta dalla

Chiesa Cattolica romana. Torino, Speirani, 1867.

2485. Brancia Vin., Saggio di critica cattolica sul N. Testa-

mento tradotto da Giovanni Diodati. S. Benigno Cana-

vese. Tip. Salesiana, 1886.

2486. Zamboni Cam., Contro una pubblica discussione di Bibbie

ereticali nella parocchia di Casalecchio di Beno il 13

settembre 1864. Bologna, Tip. S. M. Maggiore, 1864.

2487. Teza Em., Le Bibbie iialiaìie del Malermi e del Diodati

racconciate nel settecento, in « Atti e Memorie Accademia
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S. Lett. e Arti » di Padova. Voi. XXI, pp. 223-247.

Padova, 1905.

2488. Teza Em., Del Nuovo Testamento tradotto da G. Biodati

nelle tre fiU vecchie edizioni, in « Atti e Memorie Acca-

demia S. L. e A. » di Padova. Voi. XXIII. pp. 173-

192. Padova, 1907.

2489. GriLLES P., I salmi di David tradotti in rime. Genève, 1644.

2490. Revel a. N. Testamento del Nostro Signore e Salva-

tore Gesio Cristo tradotto sul testo originale da A. Revel.

In Firenze coi tipi dell'Arte della Stampa, 1881.

Nella Prefazione dice che tale traduzione gli costò

dieci anni di laToro (1870-1880). Egli era nel con-

tempo t)rofessore di Teologia Esegetica nella Facoltà

Teologica Valdese di Firenze.

2491. COMBA Em., La mente di A. Bevel nella interpretazione

delle S. Scnlture. Firenze, Claudiana, 1889.

2492. [Luzzi Giovanni], I Vangeli e gli Atti degli Apostoli.

Roma, 1909. (Esemplari 3000. Esaurita nel 1920).

2493. Id. Id., Il Nuovo Testamento annotato. (1^ Edizione).

Roma, 1911. (Esemplari 7000. Esaurita nel 1920).

2494. Id. Id., Il Nuovo Testamento tradotto dal testo originale

e corredato di note e di prefazioni. (2^ Edizione intera-

mente rifusa). Firenze, Arte della Stampa, 1914 (Esem-

plari 10.000. Esaurita 1920).

2495. Id. Id., Il Nuovo Testamento tradotto dal testo originale

e corredato di note e di prefazioni. (3* edizione riveduta).

Firenze, Arte della Stami)a, 1917 (Esemplari 7000).

2496. Id. Id., I Salmi tradotti dalVEbraico e corredati d'intro-

duzioni e di note. (1* Edizione). Firenze, Arte della

Stampa, 1917. (Esemplari 10.000). 2^ edizione. Firenze,

1918. (Esemplari 3.000).

2497. Id. Id., Il Nuovo Testamento e i Salmi. ( Riuniti in un

volume). Firenze, Arte della Stampa, 1917 (Esem-

plari 3.000).
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2498. [Luzzi Giovanni], I Vangeli e gli Atti degli Apostoli

tradotti dal testo originale e corredati ^di note e di pre-

fazioni. {1^ Edizione). Firenze, Arte della Stampa, 1918.

(Esemplari 3.000).

2499a. Id. Id,, Giobbe. Tradotto dall'ebraico e corredato d'intro-

duzioni e di note. (P Edizione). Firenze, Arte della

Stampa, 1918. (Esemplari 3.000).

Queste sono le edizioni tra il 1900-1918 della Società

interconfessionale o Fides et Amor ». N'è anima il

prof. G. Luzzl al quale appartengono finora tutte le

traduzioni.

24991'. CocoRDA Oscar, Il Nuovo Testamento sul testo originale

secondo le ultime e più esatte recensioni di Tischendorf,

Westcott, Hort e Weymouth e i Salmi. Con introduzioni.

Per opera del prof. O. Gocorda. Torre PeUice, 1910.

2500. Donati G., Il Nuovo Testamento della « Fides et Amor »,

in «L'Azione». Cesena, 1914.

2501. N. N., Nuovo Testamento e Salmi. {Versione riveduta).

Società Bibl. Britann. e Forestiera. Deposito di S. Scrit-

ture. Eoma, 1916.

2502. Il Comitato, La Versione riveduta del Nuovo Testa-

mento in Lingua Italiana. (Il Gomitato di Revisione e

Vopera sua). Roma, Deposito di Sacre Scritture, 1916.

2503. Smith E. W., La Bibbia in Italia. Conferenza. Firenze,

Fattori, 1919.

2504. Di Silvestri Falconieri Fr., La versione della Bibbia

di G. Diodati e la recente Bevisione. [Risposta utile, ma

non necessaria, all'opuscolo: La Bibbia in Italia, di E.

W. Smith]. Roma, Maglione e Strini, 1919.

2505. Bert Pierre, Traduction de V Frangile selon Saint Jean

en Patois des Vallées. Londres. 1830.

2506. Scali A Avv. L., Il Vangelo di S. Matteo volgarizzato in

dialetto siciliano. Londra (Soc. Biblica), 1861.
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2507. Arbanasich Giov. Vangelo di Luca in dialetto sardo.

Soc. Biblica.

I tre ultimi numeri ricordano le traduzioni dialettali.

2508. Biblia swieta, tho iest Ksiegi starego y noweyo zdkonu.

Brzescie, 1563.

Si tratta della celeberrima e rarissima Bibbia po-

lacca fatta tradurre da Nicolò IV Radziwill da una
Commissione di 17 teologi, opera che gli costò più

di 3000 ducati. Nicolò IV volle inclusi in questa Com-
missione traduttrice tre celebri antitrinitari italiani :

G. P. Alciato, milanese, B. Ochino, senese, e il nobile

saluzzese G. Biandrata. Per ciò la menzionammo.

2509. Leger Antonio, Traduzione del Nuovo Testamento in

greco moderno. 1633.

II pastore Valdese, rifugiato all'estero, Leger An-
tonio, durante il suo pastorato a Costantinopoli,

collaborò col greco patriarca martire, Cirillo Lucar,

alla traduzione del N. Testamento.

2510. Oltramare M. J. H,, Nouveau Testament. Grenève, 1872.

Il pastore H. Oltramare, discendente d'una fami-

glia di rifugiati calabresi a Ginevra, compose,

per incarico della Ven. Compagnie des pasteurs,

la citata ed apprezzata traduzione francese. Citammo
i tre ultimi dati bibliografici per non detrarre nulla

a quella che tu la partecipazione di protestanti ita-

liani alla traduzione della, Bibbia.

TRADUZIONI. ITALIANE DELLA BIBBIA

A TENDENZA ANTIPROTESTANTE.

2511. Martini Ant., Il Nuovo Testamento. Torino, Stamperia

Reale (Voi. 6). 1769-1771.

2512. Id. Id., La Bibbia tradotta in lingua italiana con annO'

iasioni, da Mgr. Antonio Martini. 23 Volumi in 8 col

testo latino. Torino, 1776-1781.

È diventata ufficiale per i cattolici italiani. Per tale

traduzione il Martini fu eletto vescovo di Bobbio,

indi arcivescovo di Firenze (25 Giugno 17 SI). Lo
scopo antiprotestante è evidentissimo. Nella Prefa-
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Eione il traduttore dice, parlando delle • Note » : « Ho
allargato, per cosi dire, la mano, allorché trattarasi...

di rivelare alcuni dei dorami della cattolica fede

contro gli eretici». Ed in una sua lettera del 1767

ali 'abate Niccolini da Firenze, il Martini scriveva : « Non
parlo delle versioni del Diodati e del Brucioli, per-

chè dell'una, avendone letto qualche cosa, non posso

stimarla molto per riguardo dell'esattezza e fedeltà;

l'altra non so se si trovi più ». (Cit. C. Guasti. ' Opere »;

Voi. V. p. 736. Prato).

2513. Guasti Cesare, Storia aneddoia del volgarizzamento dei

due Testamenti, fatto dalVab. Antonio Martini, in « Ras-

segna Nazionale», 1884-1885; oppure in «Opere». Voi.

Ili, pp. 495 ss. Rapporti -ed Elogi Accademici. Prato,

1896.

2514. Tommaseo N., I Vangeli, tradotti dal testo greco col

contento cfee da' scelti passi dei Padri ne ja Tommaso
d'Aquino. Milano, Stabilim. Civelli, 1869.

Anche in questa traduzione la finalità antiprote-

stante è trasparente. Fu il Tommaseo che al riguardo

dell'opera delle Società Bibliche scrisse queste ten-

denziose parole: "Le Società Bibliche inglesi, pa-

rodia commerciale che concilia il Vangelo col Ben-
tham, nel gigantesco loro svolgimento e nella sun-

tuosa perseveranza, potrebbero coll'esempio susci-

tare società ben migliori le quali disseminassero nella

nazione propria e poi nelle lontane, non la pagina

morta e la traduzione goffa e frantesa, ma lo spi-

rito de' libri santi ». N. Tommaseo, in Dizionarietto

Morale. Firenze, Succ. Le Mounier, 1867.

2516. CuRCi C. M., Il N. Testamento volgarizzato ed esposto in

note esegetiche e morali. 1879-1880.

2516. Iv. Id., I Quattro Evangeli del N. S. Gesìt Cristo. Firenze,

Luigi Mannelli, 1873.

Nella Prefazione il Curci « Al Lettore cristiano »

dice: « Ad offrire un mezzo facile, che il S. Vangelo

possa essere letto e meditato da molti, non si po-

teva ricorrere allo strano sistema delle Società Bi-

bliche alla protestante, del quale il minor inconve-

niente è lo sciupinio, che vi si fa, d'immensi valsenti.

Anzi neppure il solo Testamento nuovo è libro da
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mettersi indiscretameate in mano a tutti, per le

gravi difficoltà, che persone poco istruite scontre-

rebbero in 8.1cune Epistole di S. Paolo, e più nell'Apo-

calissi. Fu dunque divisata questa edizione in vol-

gare del solo Evangelo con brevi e non molte Note,

le quali tuttavia si spera debbano riuscire sufiQcienti ».

2517. CuRCi C. M., Memorie utili di una vita disutile. Firenze^

Barbera, 1891.

2518. N. N., Il 8. Vangelo di N. S. Gesù Cristo e gli Atti degli

Apostoli. Nuova traduzione italiana- con note. Roma, Pia

Società di S. Girolamo per la diffusione dei Santi Van-

geli editrice. Tipografìa Vaticana, 1902.

La Traduzione è del prof. sac. Giuseppe Clementi.

Le Note sono di p. Giovanni Ginocchi e la Prefazione

è di p. Giovanni Semeria. Questa « Pia Società », già

preconizzata da N. Tommaseo, è sorta per contrap-

posizione all'attività delle varie Società Bibliche. La
Prefazione di p. Semeria non ne fa un mistero : « Il

presente volume tende a far del Vangelo un libro

veramente popolare. È necessario però distinguere

questa da una propaganda analoga che da tempo
1 nostri separati fratelli protestanti fanno con molta

attività. Fedeli ai loro principi, essi vogliono sosti-

tuire il Vangelo alla Chiesa. Ma il Vangelo non si

può sostituire alla Chiesa che ce lo presenta..., ...non

si può riguardare quale regola unica ed immediata
di fede, rimanendo come ogni codice aflBdato alla

interpretazione autorevole deUa società che lo pos-

siede... ».

2519. Valdambrini P. G., Sulla pia Società di S. Girolamo per

la diffusione dei SS. Vangeli. Palermo, 1906.

ATTIVITÀ DEGLI EVANGELICI ITALIANI

PER LA DIFFUSIONE DELLA BIBBIA.

2520. Società Biblica Britannica e Forestiera, Londra-

Roma. Rapporto annuale della Società medesima, jatto

dall'Agente residente in Roma.

Questa Società dal 1808 ad oggi curò la ristampa d'un
numero stragrande di traduzioni italiane che la me-
desima s'incarica anche di difCondere per mezzo dei
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snoi rivenditori, chiamati colportori. Tra le più me-
morande edizioni italiane curate da questa Società

ricordiamo la prima (180S) preparata in risposta ad
una richiesta di Bibbie italiane fatta in Malta, da
un cappellano inglese. Ricordiamo l'edizione di Pisa

nel 1849, e l'edizione del Nuovo Testamento tradotto

dal Martini stampata a Firenze, sempre, nel 1849,

presso Giovanni Benelli, della quale edizione 200

copie furono sequestrate dal Granduca di Toscana
clie ne ordinò l' abbruciamento al quale sfuggirono

per l'astuzia degU impiegati governativi che pensa-
rono meglio di venderle a conto proprio.

L'edizione del 1856 (Londra 1856) va notata pel

fatto che la Società Biblica, avendo accettato alcuni

suggerimenti del Dott. L. De Sanctis., l'introdusse

in questa edizione del Diodati e li mantenne nelle

successive.

Infine l'edizione del 1871 del Vangelo di S. Luca e

delle due Epistole di S. Pietro tradotte da G. Dio-

dati (Roma, C. Bartoli, 1871) è notabile perchè fu la

prima pubblicazione romana della Società Biblica

ohe avea stabilito nella Capitale un proprio deposito

subito dopo l'occiipazione italiana di Roma.

2521. Società Biblica Scozzese, Eappoìii annui della medesima.

2522. Paul Til, Il Nuovo Testamento stampato a Boma il 1849,

in « Riv. Crist. », pp. 97-100. Firenze, 1879.

2523. Di Silvestri Falconieri Fr., Baro cimelio del Diodati.

Il Nuovo Testamento tradotto dal Diodati, stampato per

la prima volta in Italia nel 1849, a Boma, in « L'Evange-

lista ». Roma, 27 Giugno, 1918.

2524. N. N., La Bibbia in prigione. Firenze (alla macchia).

Ristampato ivi, presso Tip. Claudiana, 1885.

È un celebre trattatello molto diffuso a Firenze e

fuori, in occasione di vertenze giudiziarie sorte colà

per la stampa e la diffusione della Bibbia e per il

possesso della medesima, considerato come un de-

litto di lesa religione. È del conte P. Guicciardini?

2525. N. N., The Bible in Italy in 1851. (P. Guicciardini?).

2526. NiTTi C. V., La Bibbia in Boma il 20 Settembre 1870,

in « L'Evangelista » (con illustrazioni del tempo). Roma,

20 Settembre 1913.



299

2527. PiETROCOLA Rossetti T., La Società Biblica Italiana.

Discorso. Firenze, Stab. Pellas, 1873.

2528. RiBETTi Giov.. Tre lettere alVammiraglio Fishborne. Fi-

renze, Claudiana, 1873 (!).

2529. N. N., La Società Biblica Italiana a Firenze, in « L'Eco

della Verità», 1 febbraio, 1873.

Le tre precedenti pnbblica2;ioni si riferiscono alla

Società Biblica Italiana, fondata a Homa sullo scor-

cio del 1871, dall'ammiraglio inglese on, Fishborne.

Essa pubblicò una edizione di 10.000 copie del

Nuovo Testamento e nel 1875 pubblicò una Bibbia

di famiglia.

2530. Luzzi G., La Società « Fides et Amor » e Vopera sua. Fi-

renze, Arte della Stampa, 1914.

2531. Id. id., La Società a Fides et Amor)) è Vopera sua.

Seconda reiasione. Firenze, Arte della Stampa, 1916.

2532. Id. Id,, La Società « Fides et Amor » e Vopera sua. Terza

reiasione. Firenze, Arte della Stampa, 31 Dicembre 1919.

Questa Società non è esclusivamente protestante. Essa

accoglie ad ugual titolo, fra i suoi componenti, mem-
bri cattolici, ortodossi ed evangelici, membri, cioè,

delle tre grandi Comunioni cristiane. Però il prof, G,

Luzzi, presidente e traduttore, è evangelico e, come
tale, lo collochiamo accanto al suo degno concitta-

dino Q. Diodatl,

OSTACOLI FRAPPOSTI ALLA DIFFUSIONE

DELLE TRADUZIONI DELLA BIBBIA.

2533. Hefele C. J., Eistoire des Conciles. Voi. 7. 1855-1874.

Ivi, tomo VII, p, 234, c'è il seg. canone del Concilio

provinciale di Tolosa (1226): «I laici non debbono
avere i libri del Salterio o del Nuovo Testamento;

essi avranno solo il Vecchio, il Breviario e il libro

delle feste della Madonna. Inoltre questi libri non
sai'anno tradotti nella lingua del paese ». È il primo
ostacolo frapposto al diffondersi delle traduzioni

valdesi della Scrittura.
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2534. Index librorum prohibitorum cum Begulis eonfectis per

Patres a Tridentina Synodo delectos, auctoritate Pii IV
priniuìn editus. Romae, Tip. Camerale, 1564.

Ivi sono pubblicate per la prima volta, le due famose
Regole III e IV dell'Indice. Eccole:

III. Versiones Novi Testamenti ab auctoribus

primae classis huius Indicis factae, nemini conce-

dantur, quia utilitatis parum, periculis vero pluri-

mum lectoribus ex carum lectione mauare solet.

IV. Experimento manifestum... si sacra Bibbia

vulgari lingua passim sine discrimine permittatur,

plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti,

quam utilitatis oriri... e via via vi pone le restrizioni

solite.

2535. Arnoldo Antonio, Lettura della S. Scrittura in lingua

volgare a tutti permessa e raccomandata, Venezia, Pez-

zaua, 1772.

2536. N. N., Apologia del Breve del Sommo Pontefice Pio VI a

Mgr. Martini arciv. di Firenze, ovvero Dottrina della

Chiesa sul leggere la Sacra Scrittura in lingua volgare.

In Pavia, 1784, presso Pietro Galeazzi.

L'anonimo scrittore è il bresciano Giuseppe Favelli.

2537. Pii VII P. M., Breve del 29 Giugno 1816 aWarciv. di Niesen.

Condanna l'uso di versioni bibliche in lingua vol-

gare che quell'arcivescovo avea autorizzato. < Dopo
questo Papa, è diventato di moda che ogni Papa
nella sua I Enciclica inveisca contro la Società Bi-

blica e richiami in vigore la IV Regola dell'Indice

che ne proibisce la lettura ». Cfr. Dott. L. Desanctis:

«Roma Papale», p. 417. Firenze, Claudiana, 18G5.

2538. De Sanctis L., Si può leggere la Bibbia? Torino, 1860.

2539. DuMAiNE BoN., Della regola di fede cattolica e della dot-

trina della Chiesa, in occasione dell'opuscolo del De Sanctis

« Si può leggere la Bibbia? ». Bologna, Tip. Piccole Let-

tere Cattoliclie, 1862.

2540. Turano Dom., La nuova ereazione, ovverò la parola che

non tutti capiscono portata nei focolari domestici. Pa-

lermo, Lao, 1868.
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2541. Zambruni sac. prof. Proto, Della lettura in famiglia del

santo Vangelo di N. 8. Gesti, Cristo. Torino, Unione

Tipografica, 1900.

2542. N. N., Dottrina cristiana prescritta da Pio X. Roma,

Pustet, 1905.

Ivi, pag. 273-275, s'ingiunge di abbruciare la Bibbia

se offerta da un eretico.

2543. N. N., La Bibbia e il nuovo Codice di Diritto Canonico,

in «Bilychnis». Voi. XIII, p. 61. Roma, 1919.
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Brucioli 818-822.

Bruno G. 823-828.

Buonarottl M. 355-360.

Burgess W. 1998.

Burlamacchi Fr. 829-838.

Burlamacchi G. G. 839-840,

Burlamacchi M. 841.

Calabria 740-747.

Calandrili i 842.

Calandrini Matilde 1999-2002.

Calcagnini 843-845.

Calvi 846-848.

Calvino 331-342.

Camerino 710.

Campeggi 252-253.

Canada 2276-2277.

Capece 849-851.

Cappellini 2003.

Capo di Ponte 1795.

Caporlistria 588-589.

Caporali E. 2004-2005.

Caracciolo (famiglia) 852.

Caracciolo Ant. 853.

Caracciolo Enrichetta 2006-2009.

Caracciolo Gal. 854-856.

Carrara 1796-1798.

Caravia 857-858.

Carner-ecrhi 859-880.

Carnia 597.

Carruel 2010-2011.

Carruthers S. H. 2012.

Castelvetro 881-898.

Catania 1799.

Catinari 899.

Catari e Albigesi 25.

Cecco d'A.scoli 95-97.

Celio Magno 900.

Centurione 901

Chiavenna 562.

Chiericati Fr. 261.

Chiesa Battista 1727-1732.

Chiesa dei Fratelli 1673-1676.

Chiesa Libera 1677-1692.

Chiese Metodiste 1733-1737.

Chiesa Valdese nel <;ec. XIX 1692

1726.

Chiesi Tito 2013 2014.

Ciari L. 2016

Ciari P. 2015.

Cybo-Virano Caterina 903-908.

Cittadella 690-591.

Ciurletti G. A. 902.

Cividale 592.

Civitavecchia 1800.

Claudio di Torino 60-62.

Clemente VII 203-207.

Colonna Vittoria 361-390.

Colosimo A. 2017.

Comandi G. 2018-2019.

Comba Emilio 2020-2021.

Como 503-565.

Comunità anglicane 1638-1639.

Comunità estere 1624.

Comunità franco -svizzere 1635-1637

Comunità tedesche 1625-1634.

Concilio di Trento 1512-1530.

Conti L. 2022.

Controriforma 1392-1398.

Controriforma e sue influenze 1415-

1422.

Corettion del Stato cristiano 1372,

Coutarini G. 262-275.

Cortese G. 276.

Cosenza 1801-1802.

Crema 593.

Cremona 550.

Crudeli 909-910,

Curione C. S. 911-916,

Cuneo 506-507,

Danna M. 917-918.

Dante A. 98-116.

Della Casa Mgr. 277-282.

De Dominfs M. A. 932-963.

De Sanctis Luigi 2023-2033.

Diffusione della Bibbia 2520-2532,

Diodati G, 919-925.

Diodati P. 926.

Documenti del Concilio di Trento

1531-1543.

Dolcino 88-94.

Domenichi L. 927-931.

Domodossola 551.
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Dottrina nuora e vecchia 1373.

DougaJl (Mac) 2034-2035.

Dronero 508.

Eynard C. 2036.

Emancipazione 1656-1658.

Emery A. 2037.

Erasmo 304-306.

Eritrea 2299.

Esercito della Salvezza 1738-1739.

Fabiani 954.

Fabbri Cora 2038-2039.

Faenza 719.

Falloppia 955.

Fannie F. 956-958.

Fantucci 2040.

Fara Novarese 1804.

Farei 329-330.

Favaio 1803.

Federazione Italiana d. Studenti

2309-2317.

Ferrara 655-664, 1805-1808.

Ferretti S. 2041.

Ferro G. 959.

Festa 2042.

Firenze 693-703, 1809-1836.

Flacio 960-971.

Flaminio M. A. 972-980.

Fioridia 1837.

Florio B. 981.

Fonzio 982-985.

Fonti della Storia dell'Inquisizione

^469-1482.

Forlì 720.

Formula cavourriana 1646-1655.

Francesco d'Assisi 80-80.

Fraticelli 57-59.

Friuli 594-595.

Gaetano De Vio T. 283-286.

Galateo G. 986-989.

Galeota M. 990-992.

Qardone 596.

Garfagnana 677.

Gaudenzio di Lucca 993.

Gavazzi 2043-2061.

Geymonat 2062-2064.

Gelido 994.

Genova 543-546, 1838-1845.

Gentili Alb. 995-1007.

Gentili Se. 1008-1010.

Gentilis V. 1011-1015.

Germania 1593-1608.

Gesuiti e antiprotestantesimo 1425-

1431, 2231-2266.

Gianavello 1016-1019.

Giannone 1020-1033.

Giberti G. M. 287-289.

Ginevra 1565-1583, 2283.

Gioachino da Fiore 63-64.

Girolamo da Firenzuola 1034.

Giudici Emiliani 2065-2069.

Giulio Della Rovere 1035-1037.

Goyna G. B. 1038.

Gonin M. 1039.

Gonzaga 653.

Gonzaga Giulia 1040-1049.

Graglia 1846-1847.

Grassi P. 2070.

Grataroli G. 1050-1051.

Gregorio XIII 229-233.

Gribaldi M. 1052.

Grigioni 1544-1564.

Grillenzonl G. 1053,

Grimani G. 1054-1056.

Guardia Piemontese 1848.

Guarducci 2071.

Guastalla 1849.

Guicciardini Piero 2072-2083.

Guidiccioni B. 290.

Hammond A. B. 2084.

Jahler P. 2085-2092.

Janni U. 2093-2095.

Jannuzzi A. 2096.

Jones T. W. G. 2097.

Iglesias 1850.

Ignazio di Loyola 1423-1424.

Indice dei libri proibiti 1496-1505.

Indice espurgatorio 1606-1511.

Inquisizione antica 148-170.
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Inquisizione nei vari Stati italiani

1468.

InQuLsizlonc nel secolo XVI 1452-

1467.

Intra 1851-1852.

Istria 598 600.

Landò 1057.

Lantaret P. 2098-2099.

Léger G. 1058,

Lentulo S. 1059-1060.

Leone X 191-197.

Letteratura valdese antica 46-56.

Iicttura della Bibbia e Gattolicismo

2533-254.S.

Libretto consolatorio 1374.

Libri e censura 1483-1495.

Liflordi Fr. 1061.

Liguria 540-542.

Lione 1597.

Lismanino 1062.

Livorno 1853-1865.

Locamo 566-568.

Lodi 1866.

Lombardia 547-549.

Londra 1618-1623, 2278-2281.

Losanna 2284.

Lucca 680-690, 1867-1808.

Lugano 2285-2286.

Lupetino 1063-1064.

Luaerna S. Giovanni 509-512, 1869-

1872.

Lutero e l'Italia 309-328.

Luzzi G. 2100.

Maccari 2101.

Madiai coniugi 2102-2109.

Madlai Rosa 2110.

Magnoni E. 2111.

Mainardl 1065-1069.

Mayer E. 2112-2117,

Malan B. 2118.

Malan G. 2119.

Malta 766-767,

Manenti 2120.

Manfredi 1070,

Mantova 649-652, 1873.

ManzoUi P. A. 1071-1077.

Mapei C. 2121-2122.

Marconi G. 2123-2124.

Maresio 1078-1079.

Margherita di Francia 1080-1081.

Mariano R. 2125.

Marsiglia 2282.

Marsilio da Padova 117-122.

Martinengo C. 1082.

Martinengo M. 1083.

Mazzarella 2126-2132.

Melile G. 2134.

Meille J. P. 2133.

MeiUe P. 2135.

Melegari D. 2136-2138.

Melis G. 2139-2140.

Messina 760-761, 1874-1875.

MeuricofCre 2141-2142.

Michele da Cesena 1084.

Milano 552-557, 1876-1879,

Milesi Moyon B, 2143-2149,

Mino Celso senese 1085-1087,

Miuutoli 1088,

Missioni 2288,

Missorta 2150.

Modena 666-669, 2151-2154.

Moglie da Montalcino 1089-1095.

Molise 1880.

Monforte 513.

Morata F. Olimpia 1096-1108.

Moreno 2155-2157.

Morene 291-296.

Moscardi 2158.

Muston 2159.

Nacchianti G. 1109.

Napoli 724-739, 1881-1884.

Negri Fr. 1110-1119.

NiccoUni G. B. 2160.

Noto 1885-1886.

Ochino 1120-1147.

Ordini sorti neUa Controriforma

1399-1414.

Pace 1148-1153.

Padelletti D. 2161.

PadeUetti G. 2162-2163.



Padova 601-606. 1887.

Paleario 1154-1179.

Paleolo^o 1180.

Palermo 762-764, 1888-1906.

Pallavicini Sforza 297.

Palmieri Matteo 127-130.

Paolo III 208.

Paolo IV 209-216.

Paolo V 234-237.

Paolo fiorentino 1181.

Papato e Riforma 187-190.

Parma 670-675, 1907.

Pasohale G. L. 1182-1184.

Pasohali G. C. 1185.

Paschetto E. 2164.

Paschetto P. 2165.

Patarini 19-24.

Pavia 558-559.

Pelllzzari 1186-1187.

Perna 1188.

Perosa Argentina 514.

Perugia 1908-1911.

Pestalozzi E. 1189-1193.

Piacenza 676.

Piemonte 497-502.

Pier delle Vigne 87.

Piggott E. 2166-2168.

Pinerolo 515-524.

Pio IV, 217-218.

Pio V 219-228.

Pistoia 1912.

PUmuttismo 1665-1672.

Polemisti gesuiti 1432-1451.

Polo E. 391-394.

Polonia 1609-1617.

Pons B. 2169,

Pons G. 2170.

Pons G. P. 2171.

Porto Ferraio 1913.

Pragelato 525-527.

Praly 527.

Precursori della Riforma 1-18.

Primordi dell'evangelizzazione mo-
derna 1659-1664.

Prochet M. 2172.

Protestantismo nel sscolo XIX,
1740-1781.

Provvidone P. M. 1194.

Pucci 1195.

Puglia 748-750.

Ragghianti S. 2173.

Reggio Calabria 751.

Renata di Ferrara 1196-1221.

Revel Alb. 2174-2176.

Ribetti G. 2177.

Riforma cattolica 343-354.

Riforma nel secolo XVI, 395-441.

Rimpatrio Valdese 484-496.

Rinascimento italiano 171-186.

Rivera 2178-2179.

Rochat G. 2180.

Roma 721-722, 1914-1931.

Rovigo 607-609.

Rorario 1222.

Roselli 1223.

Rossetti G. 2181-2189.

Rossetti Pietrocola T. 2190.

Rossi C. .1224.

Rostagno D. 1225.

Rostagno F. 2191.

Sadoledo 298-300.

Salerno 1932-1933.

Saluzzo 528-529.

San Gallo 1595,

Sardegna 765.

Sarpi 1226-1241.

Savìgliano 530.

Savonarola 131-147.

Scaligero G. G. 1242-1244.

Schawe G. 2195-2197.

Sciarelli Fr. 2129-2194.

Scuderi G. 2198.

Scuole Domenicali 2300-2302.

Sempione (Traforo del) 1934.

Seripando 301,

Sessi 1245-1248.

Sbaw N. H. 2199.

SiciUa 752-759.

Siena 704-708.

Simoni S. 1249-1251.

Sismondi S, 2200-2201,

Slavi 610.



Sociui e SociniaaiPmo 1253-1266.

Socino F. 1272-1279.

Socino L. 1267-1271.

Società BiW. Brit. e For. 2520.

Sommario della S. Scrittura 1375-

1376.

Sonniuo Barone Sidney 2202.

Soranzo 1280-1281.

Sospello 531.

Speziali 1252.

Spiera 1282-1290.

Stampa evangelica ital. 2318-2434.

Stagnltta 2203.

Stancano 1291-1292.

Stauganini 2204-2205.

Statuto 1640-1645.

Stewart R. W. 2206-2207.

Storia Valdese nei secoli XVI-XVII
471-483.

Storici Valdesi 442-470.

Stradella 1935-1938.

Strasburgo 1596.

Su8a 1939.

Taylor B. G. 2217.

Tasca 2208 2216.

Tenda 532.

Termini 1940.

Terni 1941.

Thiene G. 1294-1295.

Thiene O. 1293.

Ticino 569.

Tirolo 611.

Torino 533, 1942-1951.

Torre Pellico 534-535, 1952-1956.

Toscana 691-692.

Traduzioni bibliche a tendenza an-

tiprntestante 2511-2519.

Traduzioni bibliche di protestanti

italiani 2466-2510.

Trattato utilissimo del Beneficio

di Cristo 1377-1391.

Trento 612-615.

Trieste 616, 1957.

Trissino 1296.

Trissino G. 1301.

Trissino G. G. 1297-1300.
'

Turrettini (famiglia) 1302.

Turrettini B. 1303.

Turrettini Fr. 1304-1305.

Turrettini G. A. 1306-1309.

Udine 617-619.

U. C. D. G. 2303-2304.

Urbino 723.

Val d'Aosta 536.

Valdes G. 1310-1321.

Valdesi prima della Riforma 26-49.

Valla 123-126.

Vallecrosia 1958.

Valtellina 570-583.

Varaglia 1322.

Vellicoli 1323.

Venezia 620-610, 1959-1976.

Verdesi G. 2218-2221.

Vergara 1324-1327.

Vergerlo P. P. 1328-1358.

Vermigli P. M. 1359-1367.

Verona 641-642.

Viadana 654.

Vicenza 643-648, 1977.

Vida 302-303.

Vieusseux 2222-2226.

Vigo 1368.

Vigone 537.

Villar Pellice 539.

Villanova Solare 538.

Villanova Solari 1369-1370.

Vitelleschi Degli Azzi Fr. 2227.

Zambesi 2289-2294.

Zanchi G. 1371.

Zocco Irene 2228-2229.

ZiùngHo e l'Italia 307-308.

Zurigo 1584-1591, 2287.

Wall J. 2230.
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