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al tr i ,  ed erano au to revo li  uom in i di scienza come Girolam o M ercuriale  e G iovanni Capo
d iv a cc a ,  sen ten z iav a n o ,  nel 1575, che il male non era contag ioso  T u t t a v i a  gli errori 
dei loro giudizi, i medici, in ogni tem po ,  com pensarono  con la fede ltà  ai propri doveri, 
accorrendo  in trep id i  al le t to  degli ap p e s ta t i ;  e non  è che un  t r i s te  e assai raro  esempio 
di v i l t à  quello del medico A lessandro  B enede tt i  d a  Legnago, che con la sua  famiglia 
fuggì da  Venezia (2). Q uale nobile co n t ra p p o s to  si può  r ico rdare  Niccolò Dogiioni, di fa 
miglia bellunese, n a to  a  Venezia nel 1548. Ufficiale san ita r io  del sestiere di Castello, 
compì, nel 1576 il suo dovere in trep ido , e dopo av e r  v e d u to  m orire  la moglie e due figli, 
colpito  egli pure  dal m orbo, fu r icovera to  nel lazzare t to ,  m a  po tè  guarire , ed ebbe 
an c o ra  il te m p o  di fo rm are  u n a  n u o v a  fam iglia  e di c o n t in u a r  a scrivere con am ore 
di cose veneziane (3>.

U n ’a l t r a  terr ib ile  m a la t t ia ,  non sconosciu ta  al l’e tà  di mezzo, s ’era, in m odo sp a 
ven toso  p ro p a g a ta  in Ita l ia  nell’u lt im o  decennio 
del secolo X V , quasi c o n te m p o ra n e a m e n te  alla d i
scesa di Carlo V ili.  Del 1496 è la p r im a  notiz ia  del 
morbo gallico  a Venezia; nel 1497, un  vene to ,  Nic
colò Leoniceno (di Lonigo), scrive il più an tico  t r a t 
t a to  sulla sconcia m a la t t ia ,  che fu d esc r i t ta  d a  un 
a l t ro  vene to ,  G irolam o F ra ca s to ro  di Verona, in 
un  poem a la tino ,  in t i to la to :  S ip h il is  sive morbus 
gallicus  (1530) (4). Con opera  più efficace, G ae tano  
T h iene  di V icenza (n. 1480), v e n e ra to  dopo  la sua  
m o r te  qual san to ,  ap r iva ,  nel 1522, a Venezia, sulla 
fo n d a m e n ta  delle Zattere, il p r im o ospedale degli 
incurabili, ossia degli affett i di m a la t t ie  veneree, 
g iud icati  a l lora incurabili,  e f a t t i  segno all’un ive r
sale d isprezzo e allo scherno, di cui res tano  tracce 
nel m o tivo  burlesco  di m o lte  poesie (5). In ques to  
ospedale, un  veneziano , G ero lam o Miani, nel 1531, 
e d ue  nobili spagnoli,  Ignazio di Lojola e F ra n 
cesco Saverio , nel 1537, cu ra rono  gl’infermi con su 

b lim e ca r i tà .  Il Miani, dopo  av e r  p as sa to  u n a  g ioven tù  a g i ta ta  t r a  le a v v e n tu re  m ilitari,  
s ’era  d a to  t u t t o  alla p ie tà ,  e raccoglieva (1524) in u n a  casa a San  Basilio i poveri f a n 
ciulli,  r am in g h i  per  le vie, li n u tr iv a ,  li ves t iva ,  li a m m a e s t r a v a  in qualche  ar te ,  specie 
in quella  di fa r brocchette di ferro  e far berrette, p recedendo  di t r e  secoli la benefica isti-

« e c ce llen tiss im o  e t  a s tro lo g o  n o b ilis sim o , c o m e n ta n d o  a lcu n i p ro b le m i d ’A ris to tile , p e r  non  m a n c a re  a lla  v e r i tà , d isse  
« quod causae p es tilen tia e  p lu res  s u n t, ab a liqua  n am que Costellatione potest aer co rru m p i cu iu s  causa  a M edico  ignoratur, 
« e t  q u e s te  p a ro le  s a ra n n o  a b b a s ta n z a  d ’a l t r i  in f in iti , che h a n n o  ra g io n e v o lm e n te  t e n u ta  q u e s ta  o p in io n e  ». A n n ib a l e  
R a i m o n d o , veronese, discorso nel quale ch iaram ente s i  conosce la vera cagione che ha generato le fiere  in fe rm ità , che tanto  
hanno  m olestato l 'a n n o  1575 et tan to  i l  ’76 acerbam ente m olestano l 'in v itt is s im a  città  d i V enetia , ecc ., P a d o v a , 1576.

(1) Lo s tesso  a v v e n n e  n e lla  p e s te  de l 1630, in  cu i un  congresso  d i t r e n ta s e i  p ro fe s so ri, t r a  i q u a l i  il ce leb re  S a n to r io , 
sen te n z iò  che  q u e l la  n o n  e ra  p e s te .

(2 ) Q u an d o  il B e n e d e tt i  s ta v a  p e r  la sc ia re  V en ez ia , il p a d re  di M arco  M arcello  lo su p p lic ò  che  gli cu ra sse  il figliuolo 
p reso  d a l la  p e s te , ed  egli r if iu tò  d i v e d e re  il m a la to , m a  si fece p o r ta r e  le u r in e , le esam in ò  e scrisse  q u a le  d o v e v a  
essere  la  c u ra . F o r tu n a t a m e n te  il g io v in e  g u a rì . P u c c i n o t t i , S t. della M ed .,  N ap o li, 1863, vo i. II , p ag . 201.

(3 )  C ic o g n a , Jscr. II, 25 .
(4 ) A n ch e  lo sp a g n o lo  D elg a d o  n el ro m a n z o , L a  L ozana  A n d a lu sa ,  t r a t t a  d e ll’o rig in e  del te r r ib ile  m a le . Il D e lg a d o , 

ch e  d im o rò  a  lu n g o  a  V en ez ia , v i p u b b lic ò  n el 1529 u n  lib ro  in t i to la to :  E l m odo d i adoperare el legno d 'I n d ia  occi
denta le, sa lu tifero  rem edio  a ogni p ia g a  e s i  guarisce il m a l francese . C fr. L es courtisanes à V en. et la police des m oeurs à 
V e n ise , B o rd e a u x , 1886, pag g . 50 , 51.

(5) C a l m o , L ettere  c i t . , ed . V . R o ssi, a p p e n d ic e  I, p a g . 371 e segg . Il R ossi rife risce  u n o  s t r a m b o tto  dello  S tra z z ò la  
fa t to  p er  el m a lfra n zo so , che fu  t r a s c r i t to  d a  M arin  S an u d o .


