
In nomine domini amen. A nno a nativitate e iu sd e m  m illesim o  
quinquagesimo octuagesim o prim o indictione nona d ie  v e ro  qu in ta  
mensis septembris.

D. Marcusantonius Curte qm . D . V a le r ij p ictor c iv is  G e n u e  p ro 
curator D. Cesaris eius frater v igore  sui m andati d ie  29 a u g u sti p ro 
xime preteriti subscripti Stefanus T u b in u s notarius in Ia n u a  v is i et 
lecti per me notarium infrascriptum  cum bailia  q u ita n d i sp o n te  per 
se et suos heredes dicto nomine confessus fuit et co n fitetu r*  se  ipsum  
habuisse et recepisse pro ut in veritate  habuit et re c e p it  a  D . N ic o la o  
Baiardo qm. d Francisci de S p ed ia  presente et a cce p tan te  lib ras  n o 
naginta duas Genue in scutis viginti duobus auri in a u ro  et resid u u m  
in monetis· me notario et testibus presentib us et v id e n tib u s  exb u r- 
sari per dictum d. Nicolaum recipi et im bursari p er d ictu m  d . M ar
cum Antonium.

Que L. 92 sunt pro ressiduo et com plem ento scu to ru m  q u a d r a 
ginta octo occasione contenta in istrum ento inter d ic ta s  p a rte s  c e le 
brato manu dicti notarij die 23 aprilis proxim e p reteriti q u o d  in stru 
mentum dicte partes de acordio cassant eo quia d ictu s  M arcu s  A n 
tonius dicto nomine est solutus in tegre et satisfactus e t d ic tu s  D . N i
colaus pariter ab eo dicto nomine est satisfactus pro co n te n tis  in d icto  
instrumento et sic vicissim et hinc inde re se quitant et fa ten tu r.

Renuntiantes etc. Ouitantes etc. Prom ittentes etc . q u e  o m n ia  etc . 
Sub pena dupli. Qua pena etc. Item  refficere etc. C u m  e x tra c tio n e  
instrumenti. Pro quibus etc. ob ligaverunt hinc inde e tc .

Actum Spedie in scriptorio m ei notarij presentibus B a p tis ta  R in a l- 
dino qm. Iacometi et Iohanne F ran cisco  Puteo filio S te fa n i am b ob u s 
de Spedia testibus etc.

U b a l d o  M a z z i n i .

— 3^2 —

AUTOBIOGRAFIE DI ILLU ST R I LU N IG IA N E S I

i .

G IO V A N N I R O S S I .

Nella prima metà del secolo scorso q u attro  lu n ig ia n e s i, 
presa stanza a Parm a, vi trovaron  fortuna, le v a n d o  a lto  il 
nome per l ’ ingegno e gli studi. A  tacere  d e ll’ab . F ra n c e s c o  
Cherbi di Pontrem oli, che dettò la storia  di q u e lla  D io 
cesi (i); un altro pontrem olese , G iam battista  N ic c o lo s i , si

( i )  C h e r b i  F. L e gi'a,7idi epoche sacre diplom atiche cro7 io logich e C 7 i -  
tiche della Chiesa vescovile d i Par7)ia, Parma , C arm ign an i, i^ 35“39 5 tre 
voi. in-8.°
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s e g n a lò  n e l la  m ag istra tu ra , eb b e amore alle lettere, fu sti
m a to  e  lo d a t o  da P ie tro  G iord an i ; il dott. Lorenzo Mo
lo s s i ,  d i P o n tr e m o li  aneti’ esso , rese a Parm a il servizioedel 
q u a le  u n  a l t r o  lu n ig ia n e se , Em anuele R ep etti di Carrara, 
fu  l a r g o  a l la  T o s c a n a , d an d o le  , con pari bravura, un di
z io n a r io  s t o r ic o  e g e o g ra fic o  ( i) ;  il sarzanese Giovanni Rossi, 
p r im o  t r a ’ c h iru rg h i d ’ I ta lia  del suo tempo , mantenne e 
a c c r e b b e  l a  rin om an za e la  fam a dell’ Università parmi
g ia n a  , a l lo r a  m olto  fio ren te . Conta esso cinque biografi. 
L u i  v i v e n t e ,  n e  scrisse  la  v ita  Ignazio Cantu (2); morto , 
t o r n a r o n o  a  te s s e r la  G h e ra rd o  Fresch i (3), Zaccaria Biagi (4), 
C a r lo  C u g in i  (5) e G ia m b a ttis ta  Janelli (6) ; in suo onore 
c o m p o s e  t r e  e p ig ra fi E n r ic o  A dorn i (7); ne disegnarono 
1’ e f f ig ie  e  l a  in cisero  co l b u lin o  L . S iva lli e G. Nardini (8).

—  3&3 —

( 1)  M o l o s s i  L . Vocabolario topografico dei Ducati di Parma, Piacenza 
e G u a s t a l la , p re c e d u to  da cen n i statistici e susseguito da un’appendice, 
P a rm a , T ip o g r a f ìa  Ducale, 1832-34; in 8.0 di pp. LIX-634, con la carta co
ro g ra fica  d e i D u cati e tre tavole.

M a r m a le  topografico  d e g li S ta ti P arm en si, Parma, Tipografia Reale, 
1856 ; in -8 .° d i p p . X X V III-19 4 .

D e lla  P r o v in c ia  della  L u n ig ia n a  parm ense cenni storici; in La Sta
g i o n e , r a s s e g n a  m ensile, Parm a, Carmignani, 1858, fase. 2, 4 e 5.

( 2 )  C a n t ù  I .  G io van n i R o s s i ;  in L } Italia  scientifica contemporanea , 
n o t iz ie  d e g l ' i t a l ia n i  a sc ritti a i p r im i  cinque Congressi, attinte alle fonti 
p iù  a u t e n t ic h e , Milano, Stella, 1844; pp. 88-90.

(3) M o r t e  d e l  p r o f . G io va n n i R o ssi di Parm a, cenni letti dal socio 
F r e s c h i  a l la  R .  Accadem ia m edico-ch irurgica di Torino nella tornata 
d e l  3  g i u g n o  i8<yj; nel G io rn a le  d e lla  R . Accademia medico-chirurgica di 
T o r in o , s e r ie  I I ,  anno V I, vol. X V II , pp. 245-248.

(4)  B i a g i  L .  N otiz ie in to rn o  a lla  vita s c ie n t if ic a  e  privata del prof, 
c a v . G io v a n n i  R o s s i ,  G uastalla, coi tipi di Osvaldo Lucchini, 1853, in-8.° 
di p p . 20.

( 5 )  C u g i n i  C .  G io va n n i R o s s i , orazione detta i l  16 novembre 1672 in 
o c c a s io n e  d e l l ’ a p e r t i l a  d e lla  R . U niversità di Pa?'ina , Parma, dalla tip. 
d i P ie tro  G ra z io li, 1872 ; in-8.° di pp. 20.

( 6 )  J a n e l l i  G .  B .  D iz io n a r io  b io g ra fic o  d e i P a r m ig ia n i  illu stri 0 be
n e m e r i t i  n e l l e  s c ie n z e , n e l l e  le t t e r e  e  n e lle  a r t i  o p e r  a lt r a  gu isa  notevoli, 
G e n o v a , t ip . d i Gaetano Schenone, 1877 ; pp. 344-548.

(7) A d o r n i  E . N uove is c r iz io n i , Parma, 1857; pp. 65, 66 e 67.
(8) P o rta  q u e st ’ iscrizione: I l  C avaliere  | Giovanni Rossi | di Sarzana \ 

P r i m o  C h i r u r g o , C o n sig liere  P r iv a to  \ a S. M . M aria Luigia |. Profes
s o r e  d i  T e r a p ia  O perativa e d i C lin ica  Chirurgica  | Ispettor Generale | 
I n s t i t u t o r e  d e l  Teatro e de l Gabinetto e della Biblioteca | negli Spedali in 
P a r m a  | o n o r e  e  vanto  | della  Ita lia n a  Chirurgia.
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E gli stesso, nel 1844, dettò la  p ro p ria  a u to b io g ra fia . S i  
conserva nella ricca autografoteca del dott. L u i g i  B o c c o n i 
di Pontremoli. E  inedita e qui la  trascrivo  :

Notizie biografiche del dottore G iovan n i R o ssi, c a v a lie re  C o sta n ti
niano, professore emerito di A natom ia e F is io lo g ia , p ro fe sso re  a ttu a le  
di Operazioni chirurgiche sul cad avere , di clinica c h iru rg ic a  e o c u li
stica nella Ducale Università di Parm a, Ispettore san itario  d e g li S p e 
dali di Parma, Primo chirurgo di S u a  M aestà M aria L u ig ia ,  A r c id u 
chessa d ’ Austria, Duchessa di P arm a, P iacenza e G u a sta lla , e c c . e c c .

Giovanni Rossi nacque nella città di Sarzan a  (n ella  L u n ig ia n a )  nel 
giorno 3 aprile 1S01 , dal notaio G iam battista  e da E lis a b e t ta  L u c -  
ciardi, famiglia gentilizia e che tuttora abita  in S arz a n a  ( 1 ) .  A l l ’ età  
di anni 17 aveva finito gli studi filosofici. F in o  dai su o i p rim i anni 
aveva dimostrato viva inclinazione per la ch irurgia, e fu p e rc iò  m an 
dato all’ Università di Pisa, ove in seg n ava  il più gran  g e n io  ita lian o , 
Vaccà Rerlinghieri. Nei primi due anni a  P isa, oltre la  sc u o la  d ’ o b 
bligo, frequentava quelle delle scienze fisico-m atem atiche e n aturali, 
per le quali era trasportato. Ottenne il posto di ch iru rg o  a sta n te  n elle  
infermerie dello Spedale e nella clin ica ch irurg ica , che g li fu di g ra n d e  
giovamento. Coltivò l ’anatomia e supplì varie vo lte il b isse tto re  a n a 
tomico. A ll’ età di anni 2 1 ottenne la laurea in m ed ic in a e c h ir u r g ia ; 
ivi si fermò un altro anno, dopo il quale p assò  a F ire n z e , o v e  si t ra t
tenne alcuni mesi, e colà frequentò le cliniche dei c h ia riss im i p ro fe s 
sori Nespoli, Uccelli e Giuntini. S u l princip io  del su sse g u e n te  an no  
scolastico passò a Pavia, ove si trattenne fino a lla  fin e . C o là  s i p e r
fezionò nell’ anatomia sotto la direzione del celebre P an izz a  , e fre 
quentò le cliniche chirurgica ed ostetrica d irette dai c e le b ri p ro fesso ri 
Cairoli e Bongiovanni. S i trasferì quindi a M ilano , o v e  si fe rm ò  vari 
mesi ed approfittò degli insegnamenti e  della  pratica del rin o m atissim o  
e celeberrimo prof. Paletta. Passò quindi a B ologna, o v e  v i so g g io rn ò  
alcuni mesi e frequentò la clinica del celeberrim o prof. T o m m a s in i, il 
nestore della medicina italiana. N e ll’anno 18 25 , stim olato  d a l l ’a rch ia tro  
Luigi Frank, che aveva conosciuto nel suo p assagg io  p e r  P arm a  , 
pose il suo domicilio in Parma. L a  D ucale  U niversità  non a v e v a  nè 
il gabinetto anatomico nè il patologico e soltanto poch i p re p a ra ti in 
cera e pochi pezzi patologici, quasi abbandonati. Il R o ss i v e n n e  n ello  
stesso anno nominato Preparatore dei due suddetti g a b in e tti (ch e  fu
rono istituiti) e donò subito al prim o due scheletri , u n o  n a tu ra le  e 
l ’ altro artificiale, e al secondo trenta preparati di a n a to m ia  p a to lo 
gica, conservati a secco, che erano di sua proprietà. D ie d e  co m in c ia - 
mento con infinite cure e fatiche ai due suddetti g a b in etti , e  a  su a

—  3 8 4  —

(1) Questa famiglia dette un Cardinale alla Chiesa: Domenico L u cciard i, 
che visse dal 1796 al 1863.
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is ta n z a  v e n n e r o  fatti locali appositi, con armadi a cristalli, ed in poco 
te m p o  a r r ic c h ì  i m edesim i di non pochi preparati, che tosto servirono 
a l l ’ in s e g n a m e n t o  anatom ico e patologico .

R e g n a v a  n e l R e g g im en to  M aria Lu ig ia  l ’ oftalmia egiziana, traspor
ta ta  d a  d u e  so ld a t i , provenienti da un reggimento francese ove aveva 
r e g n a to  la  m a la t t ia  ; il Rossi fu il prim o a dichiararla contagiosa, e a 
p r o p o r r e  c u r e  p ro fila tich e . E b b e  pochi seguaci, anzi pareri contrari di 
v a r ie  C o m m is s io n i speciali ; la m alattia infieriva e i feriti recidivavano 
e m o lti r e s t a v a n o  ciechi ; eg li insisteva nel contagio e nella necessità 
d i a r r e s t a r e  i p ro g re ss i del m orbo con misure convenienti e come pro
p o se  il d o t t . O m o d e i di M ilano nelle sue memorie sulla oftalmia con
ta g io s a . N e l  p r in c ip io  del 1826  fu istituita con decreto sovrano una 
s a la  o c u l is t ic a  fu o r  dello  S p e d a le  e al Rossi ne fu data la direzione. 
In  q u e s ta  s a la  e g li  non eb b e recid ive , perchè montata colie viste del 
c o n ta g io , e  tu tt i  g u a riro n o ; m a essa  sala non aveva altro scopo che 
q u e llo  d i g u a r i r e  g li am m alati, m a non quello di distruggere il con
t a g io , c o m e  e g l i  r ip eteva , e sem p re insisteva nella propria opinione e 
p e r  le  c u r e  p ro fila t ic h e . F in a lm en te , chiamato dal Governo il Vacca di 
P is a  p e r  d e c id e r e  la qu istione d e l contagio, provò che realmente l ’of
ta lm ia  c h e  r e g n a v a  nei m ilitari era  contagiosa e della medesima indole 
d e lla  e g iz ia n a  ( 1 ) :  propose cu re p rofilatiche, le quali messe in opera 
fe c e ro  to ta lm e n te  finire in b reve  tem po quel terribile morbo. (Vedi la 
n o ta  73  d e l l ’ o p u sco lo  del prof. R osin i intitolato: Tributo di dolore e 
d i  lo d e  a l la  m e m o r ia  d e l p r o f . A n d r e a  Vaccà, Pisa, 1826). Fu così pel 
R o s s i  u n  b e l tr io n fo .

N e l l ’ a n n o  18 2 7  ottenne il R o ssi, con sovrano decreto , la cittadi
n a n z a  n e g li  S t a t i  di P arm a. N e l 1828  fu nominato, dopo avere soste
n u to  l ’ e s a m e  d i con corso , p ro fesso re  sostituto a tutte le cattedre chi
ru r g ic h e  d e l l ’ U n iv e rs ità . N el 1S 29  fu nominato consigliere del Proto
m e d ic a to  n e l la  sez io n e ch iru rg ica . N e ll ’anno 1832 fu nominato profes
so re  s o s t itu to  a n c h e  alle  catted re  di anatomia e fisiologia; cattedra 
c h e  e g li  a c c e t t ò  con  vera com piacen za per vieppiù dimostrare il proprio 
in te r e s s a m e n to  p e r  la p ubblica  istruzione e per vedersi affidato un altro 
ra m o  d e l le  s c ie n z e  m ediche, non meno arduo e difficile , la perfetta 
c o g n iz io n e  d e l  q u a le  è im portantissim a, anzi indispensabile, per dive
n ire  b u o n  m e d ic o  e ch iru rgo  , ed  ebbe subito campo di prestare i 
su o i s e r v ig i  in  o ccasion e di lu n g a  malattia del prof. Pasquali, e li 
p r e s tò  p e r  t r e  in tie ri anni. N ello  stesso anno 1829 Sua Maestà lo no
m in ò  c h ir u r g o  con su len te  d ella  su a  Corte e Casa Ducale. Nell’ anno

( 1 )  C f r .  O p in io n e  del dottore V a c c a  B e r l i n g h i e r i  sulla oftalmia che 
a f f l ig g e  i l  R e g g im e n to  M a ria  L u ig ia , rimessa i l  15 luglio  1826 a S. E  il 
s ig .  B a r o n e  (Γο?'?ιαεε1ι ία } P res id en te  d e ll ’ Interno di S. M. la Duchessa di 
P a r m a  ;  nel N u o v o  g io rn a le  de’ le tte ra t i, di Pisa , tom. XIV (scienze), 
p p . 13 6 -14 3 .
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1834 fu nominato chirurgo consulente, per decreto s o v ra n o  , del C ol
legio Maria Luigia.

Nell’ anno 1S36 il Rossi fu nom inato professore di o p e ra z io n i c h i 
rurgiche sul cadavere e di clinica ch iru rg ica  e o c u lis t ic a , e sse n d o g li 
stato concesso pure il titolo d ’onore di professore em erito  di a n ato m ia  

e fisiologia.
Dal momento che fu nominato professore sostituto e g li p re stò  q u asi 

sempre i suoi servigi alla clinica ch iru rg ica , d iretta d a l p ro f. M orig i , 
che morì nello stesso anno 1836, della  g ra v e  età di anni n o v a n ta , nel 
qual tempo ebbe così campo di esercitarsi e di o s se rv a re . È  d a  n o 
tarsi che il Rossi ne’ tre anni nei quali sostituì il p ro fe sso r  d i a n a 
tomia insegnava contem poraneam ente l ’anatom ia e la fis io lo g ia  , d ir i
geva gli esercizi anatomici e le preparazion i pei g a b in etti an ato m ico  
e patologico e disim pegnava la scuola di operazion i c h iru rg ic h e  e 
quella di clinica chirurgica.

Nell’ anno 1S37 fu nominato prim o ch iru rgo  di S u a  M a e stà  , d e lla  
Corte e della Casa Ducale. N ell’ anno 1839  fu nom inato c a v a lie re  d e l
S. A . S. Ordine Costantiniano di S . G io rg io . N e ll’ an n o  18 4 0  fu n o 
minato, con sovrano decreto, m em bro della  C om m ission e m ed ico -m i
litare di Revisione per controvisitare i sostituti dei d e scr itti d e lle  le v e  
militari. Nell’ anno 1842 fu nom inato m em bro e q u in d i p re sid e n te  
della Commissione per la direzione del nuovo stab ilim en to  d i b ag n i 
minerali sulfurei in Tabiano (presso B orgo  S . D onnino). S u l co m in 
ciare dell’anno 1844 fu nominato ispettore sanitario  n e g li S p e d a li di 
Parma, con ampia facoltà relativam ente a lla  direzione e d  a l l ’ o rd in a 

mento di que’ pii luoghi.
Nella sua qualità di professore di operazioni ch iru rg ich e  e d i c li

nica il Rossi ha introdotti metodi d ’ insegnam ento che h a  cred u ti m i
gliori e adottati nelle principali scu o le . H a  com pilato e p u b b lic a to  un 
regolamento che favorisce in modo partico lare  1 istru z ion e ch iru rg ic a , 
pane del quale venne pubblicato dal dott. F resch i n eg li A n n a l i  u n i
versali di m edicina , fascicolo di ottobre 1842, e dal d o tt. S e c o n d i di 
Padova nel Bullettino delle scienze m ediche  della S o c ie tà  m e d ico  b o 
lognese, fascicolo di agosto 1843. D ied e opera perchè v e n isse  m ig lio 
rato il locale delle due sale cliniche ch irurg iche (ch e non è  a n co ra  
però di totale sua soddisfazione, avend o b isogno d ’ in g ran d im en to , c h e  
spera di ottenere dalla munificenza sovrana) e a c iascu n a d i e sse  v i 
fece aggiungere una sala ocu listica , che egli pure d ir ig e . P ro m o sse  
delle disposizioni per il buon andam ento della  p u b b lic a  istru z ion e 
pratica, come sarebbe di potere sceg liere  i m alati n elle  in fe rm e rie  in 
qualunque epoca della malattia ; di m andare nelle s te sse  i c o n v a le 
scenti e que’ malati o accettati già cronici o divenuti tali n e lle  c lin ich e ; 
e tali disposizioni, che furono concesse con sovrano d e c re to  d e l 2 1  o t
tobre 1837, sarebbe desiderabile che fossero accordate a  tu tte  le  c li
niche d ’ Italia. F ece costruire quasi attiguo alle sale  c lin ic h e  un teatro  
chirurgico, di belle forme ed elegante. Istitu ì un g a b in etto  c h iru rg ic o

—  3 ^ 6  —
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a t t ig u o  a l t e a t r o  (che si vu o le  pu re ritenere come unico in Italia), il 
q u a le  c o n t ie n e  in  arm adi a cristalli tutti gli strumenti storici di chi
r u r g ia ,  g l i  a p p a r a t i  p er le  fratture, macchine, e in breve tutto ciò che 
h a  r e la z io n e  c o l la  ch iru rg ia  p ratica  ; acquisti dovuti in gran parte alla 
m u n if ic e n z a  s o v ra n a , la  qu ale  del proprio sovvenne la somma di lire 
n u o v e  5 0 0 0 , o lt r e  la som m a assai m aggiore che assegnò coi fondi 
d e l l ’ e r a r io  d e l lo  S tato  e l 'a sse g n o  annuo. Lo stesso gabinetto contiene 
non  p o c h i p r e p a r a t i  di an atom ia  fisiologico-chirurgica e di anatomia 
p a to lo g ic o -c h ir u r g ic a . F e c e  il R o ssi aggregare due comode camere 
a n a to m ic h e  a l g a b in etto  ch iru rg ico , col quale sono in comunicazione, 
e  d i s o lo  u s o  s u o  e d e lle  c lin ich e .

N e l l ’ a n n o  18 4 0  o tten n e, con sovrano decreto , di fondare in un 
lo c a le  a t t ig u o  a l gab in etto  ch iru rg ico  una biblioteca medico-chirurgica, 
d e lla  q u a le  e g l i  è  d iretto re . L o  stesso  Rossi donò alla medesima 1400 
v o lu m i, d e l  v a lo r e  di lire  nuove 500 0 , e va aumentandosi pure per 
m o lti d o n a t iv i  s ta ti fatti d a  filantropi ed in forza di un assegno che 
la  g e n e r o s it à  s o v ra n a  vo lle  acco rd a re  alla suddetta biblioteca ; assegno 
c h e  s i d e s id e r a  e  si spera  v e rrà  aum entato.

N e lla  c l in ic a  d e l R ossi le m assim e fondamentali della patologia e 
te r a p e u t ic a  it a l ia n a  , p ian tate  a sostegno dell’ arte sperimentale dal 
R a s o r i ,  d a l  T o m m a s in i, dal B o rd a , dal Giacomini, dallo Scarpa, dal 
V a c c à  e  d a  t a n t i  altri illustri restauratori della medicina e chirurgia, 
c o s t itu is c o n o  la  b a se  ge n era le  di ogn i terapeutico e chirurgico adope- 
m e n to . T r o p p o  lu n g o  sareb b e  se si volessero descrivere i cambiamenti 
e  m ig lio r a m e n t i  da  lui fatti n e lla  terapeutica chirurgica, come nella 
c u ra  d e i t u m o r i  lin fatici, che eg li chiam a sierosi, della gangrena secca, 
n o n  e s s e n d o  p iù  per lui una m isteriosa malattia, come si ritiene, sulla 
q u a le  e g l i  h a  p a rtico la re  op in ion e. I l  Rossi ha pure particolari opi
n io n i s u l l ’ a p p lic a z io n e  dei rim edi all'esterno, siccome pure sui deter
s iv i ,  a n t is e t t ic i ,  r iso lven ti, ecc. S are b b e  pure troppo lungo il descri
v e r e  le  m o d ific a z io n i e le correzion i da lui fatte ai metodi e processi 
o p e r a t iv i  e  q u e l l i  da  lui im m ag in ati, i quali vengono da lui insegnati 
n e l le  s u e  le z io n i , e  che verran n o  a  suo tempo pubblicati. Fu il Rossi 
i l  p r im o  c h e  in  Ita lia  esegu ì la  esofagotom ia coll’ ectopesofago di Vaccà; 
la  s to r ia  d e l la  q u a le  è inserita  n eg li A n n ali u n iversali di medicina, 
a n n o  1 8 3 1 ,  fa s c ic o lo  di o ttob re . L o  stesso eseguì anche la legatura 
c o n t e m p o r a n e a  d e lle  a rterie  caro tid e  primitiva e succlavia col metodo 
d i B r a s d o r  p e r  an eu rism a d e ll ’ a rteria  innominata, o brachio-cefalica. 
Q u e s ta  o p e r a z io n e  è stata per su a  opera la prima in Italia e la quarta 
in E u r o p a  ( V e d i  B u lle lt in o  d e lle  scienze mediche della Società medica 
d i B o lo g n a ,  fa sc ic o lo  di a go sto  18 4 3 , e la Gazzetta medica di Parigi, 
f a s c ic o lo  2 7 ,  m e s e  di gen n aio  1S44). Il Rossi eseguisce la cistidotomia 
c o l m e to d o  la te ra liz z a to  e col sem plice bisturino bottonato, per metodo 
g e n e r a le  e  c h e  effettua nei casi sem plici in meno di un minuto. Ne 
e s e g u ì  u n a  a l la  presenza di G iu sep p e  Frank in 2S minuti secondi, ed 
u n ' a lt r a  in  p re se n z a  di M edoro in un mezzo minuto. Riserba poi il
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metodo rettovescicale, il mediano perineale di V a cc a  , il b ila te ra le  e 
la litotrisia, che pure varie volte ha esegu ito  n e ’ casi e c c e z io n a li. E -  
seguisce le operazioni sottocutanee, terotem ie, m iotom ie e  d i re ce n te  
ha eseguito in un giovine la divisione d e ’ due tendini c o i l ’a p o n e v ro s i 
intermedia del muscolo sterno-cleido-m astoideo nel to rc ico llo  co n g en ito  
(Vedi il G iornale P arm ense , n .° 20, 1S43). L e  au to p lastich e , d e tte  d a  
lui dermoplastiche, le eseguisce frequentem ente. Ne e se g u ì u n a , che 
forse è unica ne’ fasti chirurgici. E g li esportò  in un g io v in e  d i 2S anni, 
con felice successo, metà del labbro su periore, tutto il n a so  ca rtila 
gineo e osseo, sopracciglia, palpebre , m età anteriore d e l b u lb o  de l- 
1’ occhio e gran parte della guancia ; parti tutte c o n v e rtite  in ca rc i
noma. Non è questo il luogo di citare e d escrivere  tu tte  le  d ifficili 
ed ardue operazioni da lui praticate. E g li ripete se m p re  a i su o i d i
scepoli, che quando la morte è certa e che vi sia  una b e n c h é  re m o 
tissima probabilità di salvare la vita  con una operaz ion e, d e v e  e sse re  
questa sempre tentata; contegno del ch iru rgo  um ano ( 1) .

Il Rossi ha pubblicato le seguenti operette  :
1 . Sull'allacciatura delle g ro sse  a r te r ie  d e g li  a r t i  (V e d i G io r n a le  d e i  

letterati di Pisa, anno 1825) ; nel qual opuscolo  viene d e c isa  la  q u i-  
stione tanto agitata fra i due più illustri ch irurghi ita lian i S c a r p a  e 
Vaccà sull’allacciatura delle arterie, m eritando la p re fe re n z a  P a lla c 
ciatura permanente alla tem poraria.

2. Sopra un nuovo artifiz io  d i conset~vare i  p r e p a r a t i a n a to m ic i d e i  
nervi (Opuscoli della Società m edica di B o lo gn a , anno 18 2 5 , m ese  di 
febbraio).

3. Sulla comunicazione dei v a s i lin fa t ic i  co lle  v e n e , P a rm a , 18 2 5  
(Suddetto G iorn ale , anno 1826, gennaio ; A n n a li  u n iv e r s a l i  d i  m e d i
cina, fascicolo di gennaio 1826 ; D iz io n a rio  classico d i  m e d ic in a , p u b 
blicato in Venezia, tomo X X , pag. 560).

4. Sopra due operazioni c h iru rg ic h e  esegu ite  p e l  p r im o  in  Ita lia  
dal prof. Vaccà [allacciatura d e ll’ a rteria  iliaca e ste rn a : a m p u taz io n e  
della mascella inferiore]. V ed i O puscoli d e lla  S o cie tà  m e d ic a  di B o lo 
gna, anno 1827, mese di ottobre.

—  3 S 8  —

(1) Successivamente il 13 decembre del 1845 fu nominato A ssessore del 
Protomedicato per la sezione di chirurgia; e di lì a sei giorni la D uchessa
lo scelse a suo Consigliere privato « cogli onori inerenti a tale carica ». 
Rimasta vacante la cattedra d ’ istituzioni chirurgiche e della  dottrina delle 
fasciature e aperto il concorso per conferirla, il 19 gennaio del '48 il Rossi 
ebbe l ’ incarico di darne le lezioni fino alla nomina del tito lare. Il 7 set
tembre del ’49 Carlo I I I  soppresse a Parma le scuole superiori, eleggendo 
però una Commissione per riordinarle, della quale il Rossi venne chiam ato 
a far parte. Il 23 novembre dello stesso anno risalì la vecchia sua catte
dra di clinica chirurgica e di operazioni chirurgiche; e il 7 decem bre ebbe 
la direzione della nuova sala di clinica chirurgica, aperta nello Sp ed ale  c i
vile. Il 5 gennaio del 1850 fu abilitato a dare private lezioni nel suo labo
ratorio di anatomia e fisiologia.
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5 . S t o r i a  d i  lito to m ia  e  c en n i c r it ic i sulla lilo triz ia . Vedi i sud
d e tti O p u s c o li,  an n o  18 2 7 , m ese d i ottobre. Storia della massima im
p o r ta n z a  p e r  v a r i  rapporti ( 1) .

6 . S u l l a  a r t i f ic ia le  r id u z io n e  lapidea d eg li anim ati di Gerolamo 
S e g a t o  e  s u i  m e to d i d ' im b alsa m azio n e dei dottori Tranchiiia e Passeri, 
le t t e r a  a l  c e le b r e  s ig . D e fen d en te  S o c c h i , Parm a, 1836. Vedi Annali 
u n i v e r s a l i  d i  m e d ic in a , anno 1836  , fascicolo di luglio. Il Rossi pel 
p r im o  h a  d im o s tra ta  falsa la  sco p e rta  del Segato, e così falsa la petri- 
f ic a z io n e  d e i  te ssu ti an im ali annunziata dall’avvocato Pellegrini di F i
re n z e  ( 2 ) ;  fa ls o  ch e essi tessuti (soltanto solidati, come viene praticato 
in  m o lte  U n iv e rs ità )  con servassero  volum e e colore naturali ed i carat
te r i p r o p r i  d e i  tessu ti a  cu i appartenevano. Viene poi più ampiamente 
d im o s tr a ta  la  fa ls ità  della  p re tesa  scoperta della petrificazione dei tes
s u t i a n im a li  n e l l ’ altro  opu sco lo  intito lato : Ossei~vazioni intorno la r i
sp o s ta  d e l  s i g .  a v v . P e l le g r in i  a lla  d i  lu i lettera , Parma, 1836 ; nella 
q u a le  o p e r e t t a  v ie n e  sm asch erata  la vituperevole impostura degli occhi 
p e tr if ic a t i , c h e  e ran o  di cristallo  ; de lle  mammelle, che erano di gesso, 
e  c o p e r te  c o l la  so la  p e lle ; d e g li intestini, pieni di gesso e non petri- 
fica ti in s ie m e  a lle  m aterie fecali ; d e lle  arterie e% vene, anziché di sangue 
p e tr if ic a to , p ie n e  di cera  co lo rata  , ecc. ecc. Senza il coraggio del 
R o s s i  e  il d i lu i desiderio  di far conoscere la verità , nessuno forse, 
c o m e  d is s e  il  D efen d en te  Sacch i n ella  Gazzetta di Milano, si sarebbe 
in  a llo r a  a z z a r d a to  di pu bblicare la falsità della pretesa scoperta, la 
q u a le  a v e v a  fa tto  fanatism o e riscaldato  gli animi perfino delle persone 
p iù  c o lte .

7 . P a r e r e  m e d ic o -le g a le  so p ra  una pretesa fra ttu ra  dellòlecrano e 
r is p o s t a  a d  a lc u n e  co n sid era z io n i che vennero fa tte  su l detto parere, 
P a r m a , 18 4 0 .

I l  R o s s i  è  so c io  di varie A ccad em ie  scientifiche : di quella medico 
c h ir u r g ic a  d i B o lo g n a , di L iv o rn o , di Perugia, di T o rin o , di quella 
d e lle  s c ie n z e  n aturali e m ediche di Bruxelles e di quella imperiale e 
r e a le  d e i m e d ic i in V ien n a. D alla  Società  medico-chirurgica di Bolo
g n a  fu  o n o ra to  il R ossi n e ll' anno 1S38  della m edaglia d ’ incoraggia
m e n to . N e l q u a r to  C ongresso  d e g li scienziati a Padova venne nomi
n a to  v ic e p r e s id e n te  della  Sez io n e  m ed ica, incaricato a presiedere la 
s e z io n e  a n a to m ic o -c h iru rg ic a  (3).

P a r m a , 2 0  m a g g io  1844.
Dott. G i o v a n n i  R o s s i .

—  3 8  9  —

( 1)  F e c e  u n a  rassegna di questo scritto il prof. G[iacomo] B[arzellotti] 
nel N u o v o  g i o r n a le  de1 le ttera t i, di Pisa, tom. X V  (scienze), pp. 340-^41.

(2) C fr . D e l l a  a rtific ia le  r id u z io n e  a solidità lapidea e inalterabilità 
d e g l i  a n im a li , scoperta  da G irotam o Segato, relazione dell*avv. G i u s e p p e  

P e l l e g r i n i ,  so c io  d i v a r ie  i l lu s t r i  Accademie, con ?iote ed aggiunte di 
p r o s e  e  p o e s ie . T erza  edizione, F iren z e , per V. Batelli e figli, 1S35 ; in-8.° 
d i p p . 146 .

(3) E r a  in terven u to  anche alla seconda riunione, che gli scienziati ten
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Mancò ai v iv i il 24 m aggio  del 18 5 3  (1). D ie c i g io rn i 
dopo il Freschi, nel darne l ’ annunzio a lla  R .  A c c a d e m ia  
medico-chirurgica di T o rin o , ebbe a dire : « L a  sc ie n z a  e 
l’ arte chirurgica in Italia  hanno in lu i perd u to  u n o  d e i p iù  
rinomati cultori ; e la scuola di P arm a poi il so lo  so s te g n o  
che rimaneva alla sua ornai spen ta ce lebrità . Im p e ro c c h é  
in meno di sei mesi quella U n iv e rs ità , un di g ià  fam o sa , 
perdette le due colonne m aggiori, cioè il T o m m a sin i p e r  
la medicina, ora il R o ssi per la  ch iru rg ia  : z io  e n ip o te , 
l ’ osservatore profondo, e l ’ ardito  e fortunato  o p e r a to r e ; 
amendue maestri eccellenti, il prim o per le  o p e re , p e r  l 'a u 
torità del nome, per la facile paro la , p er Γ  a b b o n d a n te  
dottrina; il secondo per il gen io  operativo , p e r  1 ’ e se m p io  
e pel fare franco, sicuro, coragg ioso ; p reg i som m i, ch e  re n 
devano meno sentita la difficoltà del dire e il n o n  fa c ile  
eloquio ». Ne traccia la vita e co n c lu d e : « F in o  a l 18 4 7  
la fortuna, messasi al fianco suo, ne sostenne il m e rito  e
i disegni, e tutto arrise ai vo ti suoi. S u l d e c lin are  d i q u e l
l ’ anno, morta la Duchessa e fattisi i tem pi g ro s s i  d i r iv o 
luzione e di tendenze dem ocratiche , non se p p e  fo rse  nè 
mescolarvisi o gettarvisi dentro affatto a corpo  p e rd u to , o 
ritirarsene a tempo, aspettando even ti più  p ro sp e ri. M u ta te  
le sorti di quello Stato, una n u o va  corte s tran ie ra  e sse n d o  
succeduta all’ austriaca, non v i fu nè accetto n è  e sp u lso  , 
ma solo tollerato ; 1 ’ omeopatia e la  veterin aria  o tte n e v a n o  
il sopravvento ; confronto m ortificante pel p o v e r  u om o, 
che alle aure di corte inchinava più  che a uno sc ie n z ia to  
non convenga e ne fu punito. Im perocch é, tra  q u e s te  t ra 
versie e tra per le politiche sven tu re  della  sua p a t r ia  a d o t
tiva, che non potevano non farg li san gu in are il c u o re  di 
dolore, Γ anima sua ne fu scossa a l segn o che i l  c o rp o  n e 
patì colpo fatale. Dapprim a una paralisi, che t ra s s e  se co

— 390 —

nero a Torino nel 1840 ed a quella di Firenze del Tanno appresso. F u  pure 
alle riunioni di Milano del 1844 e di Genova del '46.

(i) Nel 1838 tolse in moglie Gaetana Tommasini, nepote di Giacomo., 
il celebre medico; la quale, morto che le fu il marito, donò a l gab in etto  
chirurgico delPUniversità le novanta pietre da esso estratte n elle  sue ope
razioni di cistotomia, in cui ebbe fama d ’ inarrivabile e prodigioso.
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u n a  s e m i-e b e tu d in e , p o scia  n u ovi colpi del fiero morbo ri
p e t u t i  lo  c o n d u sse ro  a  p oco  a  poco al sepolcro ; questi ul
t im i d u e  a n n i  d ’ ind om abile  m orbo furono per l ’infelice una
lu n g a  a g o n i a ......  O noriam o in lui la memoria d uno de
m ig l io r i  o rn a m e n ti d e ll’ a rte  in questo secol nostro ». Lo 
I a n e l l i  c o s ì  lo  d ip in g e  : « F u  il R ossi di statura mezzana, 
s n e l lo  e  p r o p o rz io n a to  n e lla  persona; aveva alta la fronte, 
o c c h io  c i le s t r o  v iv ac iss im o , m oderata la bocca, che di rado 
a t t e g g i a v a s i  a l  riso ; ra ttiss im o  cam m inava, ed ogni suo 
a t to , o g n i  m o v im e n to  co m p ievasi con istraordinaria solleci
t u d in e  ; e r a  g r a v e  n e ll’ asp etto , di poche p aro le , ne modi 
a f fa b i le ,  d ’ in d o le  g en e ro sa  e benefica, non am ava i passa
t e m p i e d  a b b o r r iv a  1 ’ ozio ; g*li argomenti della scienza ani
m a v a n o  i l  v o l t o  di lu i, ed  a llo ra  appariva quanto vivace 
fo s s e  i l  s e n t i r e  che te n e v a  accolto  nell’ anima ».

I I .
C A R L O  F IN E L L I .

M o n s ig .  C a r lo  E m a n u e le  M uzzarelli [ ΐ 797_Ι^53] c^e non 
s o lo  fu  u n  g iu re c o n su lto  v a le n te , ma anche un gentile poeta, 
c o m e  s t a n n o  l ì  a  farn e  fed e  i suoi I n n i sacri, de quali son 
n o t e v o l i  s o p r a t tu t t i  q u ello  a  S .  Am brogio e quello al Sa
v o n a r o la ,  n e l l a  sua g io v in e z z a  divisò di pubblicare la Bio
g r a f i a  d e g l ’ i t a l ia n i  i l lu s t r i  viventi, attingendo alla fonte 
v iv a  , c o l  c h ie d e re  a g li  au to ri stessi le notizie. Parte del 
m a t e r ia le  r a c c o lt o  fu m esso  a lle  stampe nel 1853 da Dia- 
m illo  M ü l le r  (1) ; p a rte  r im ase  inedito e andò disperso. Non 
s a r e b b e  f a t ic a  e d ilig en za  p erd u ta  il rintracciarlo.

A p p u n t o  p e r  co m p iacere  m onsig. M uzzarelli, nel set
t e m b r e  d e l  18 2 9 , il c a rra re se  Carlo Finelli, che insieme con 
P i e t r o  T e n e r a n i  (a ltra  g lo r ia  d i Carrara e dell’arte) teneva 
a  R o m a  i l  p r im a to  n e lla  scu ltura, dettò un cenno sulla pro
p r ia  v i t a .  Q u i  lo tra sc r iv o  con  la stessa ortografia dell’au-

(1)  B io g r a f ie  a u to g ra fe  ed in ed ite  d i illu stri italiani di questo secolo 
p u b b lic a t e  d a  D .  D i a m i l l o  M ü l l e r , Torino, Cugini Pomba e comp. edi- 
t *ri, 18 5 3 ; in - 16 0 di pp. 408. [F a  parte della Nuova biblioteca popolare. 
C la s s e  I I .  B io g r a f ia ].
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tografo, che si conserva a T o rin o  nella  B ib l io t e c a  c iv ic a  e 
fa parte della ricca R acco lta  C o ssilla  ( i) .

Carlo Finelli figlio di V itale F in e lli S cu lto re , nato in  C a r r a r a  il 
dì 25. Aprile 17S5. venuto in Rom a nel 1800. ad a p p re n d e re  Γ a rte  
della Scultura sotto un di lui fratello m agg io re  di n o m e P ie t r o , e  p a 
rimenti Scultore morto nel 18 12 ; d op o  su p erato  i C o n c o rs i tu tti n e lle  
prime Accademie d ’Italia, la prim a su a  opera  fu una G iu n o n e  c o lo s 
sale con Marte bambino, e due B assiriliev i uno ra p p re se n ta n te  G iu 
none che riceve il fiore olenio dalla  ninfa F lo ra  L ’a ltro  M in e rv a  ch e  
infonde l ’ anima a ll’ uomo di loto: esegu ito  per il C o n te  R o s o m o s k y  , 
tutto partito per Mosca. Quindi una S ta tu a  al n aturale  ra p p re se n ta n te  
la nascita di V enere da una C onchiglia, esegu ita  in d u e  re p lic h e , u n a  
per il principe Baraskin russo 1’ a ltra  p er il S ig :r F in e  In g le s e , un 
gruppo di Am ore, e Psiche fattane tre rep lich e d u e a n d a te  in  In g h il
terra, ed una attualmente allo Stud io  —  U na Statu a  d i un E b e  in d u e  
repliche andate in Inghilterra — un C upido con F a r fa lla  al D u c a  d i 
Devonsir. Un gruppo delle Ore p er il Conte D im id ofF  ru sso  — U n  
gruppo delle tre Grazie tutt’ora a llo  S tu d io  —  una S ta tu a  d i V e n e re  
Urania per il Conte Oxford, un A n g io lo  che S u o n a  la  T r o m b a  d i re 
surrezione, con due Bassirilievi analogh i per il M arch ese  M a n d e lli a 
Piacenza — una Statua colossale di un M arte in g e sso  a F ir e n z e ; un 
Bassorilievo a Freg io  longo 224 palm i fatto n e ll’ anno  1 S 1 2 .  in g e s so  
rappresentante la pompa o sia il T rion fo  di G iu lio  C e sa re  o ra  tra m u 
tato in quello di Costantino, esistente nel Palazzo P o n tific io  al Q u ir i
nale — Due Bassirilievi nel Palazzo T o rlo n ia  ra p p re se n tan ti la  fa v o la  
di Psiche — una Pastorella con fiori in M arm o tu tt? o ra  a llo  S tu d io  
ultima opera fino a questo dì 16 settem bre 1829 . R o m a  (2).

N e’ molti anni che restò in v ita  —  m orì a  R o m a  il 6 
settembre del 1853 — dette m ano a più a ltr i  la v o r i  (3), 
de’ quali ricorderò soltanto il g ru p p o  d e ll’a rc a n g io lo  S .  M i
chele, ideato nel 1836, finito nel 1844. D ove\^a co n d u rlo

(1) Cfr. il mazzo i$, inserto F in e lli. Vi si trova anche questo  certifi
cato, tutto di pugno del celebre scultore : « Io sottoscritto attesto  come 
qualmente il Giovane Scultore S ig .r Carlo Canigia nell’ esecuzione d ella  
Statua comandata per la Città di Torino si è portato con tutto L ’ im pegno, 
ed è riuscito molto bene anche a riportarne plauso, e sodd isfacente per 
l ’effetto della sua determinata Località. Roma questo dì 28 A gosto 1830. 
C a r l o  F i n e l l i  ».

(2) A tergo p o rta  sc ritto : A u t o g r a fo .  C . E . M u z z a r e l l i .

(3) C fr .  C h e c c h e t e l l i  G. Carlo F in e l l i  e le sue scu ltu re , c en n i, R om a, 
Tip. Tiberina, 1854; in-8° di pp. 34. — C a m p o r i  G. M em o rie  b io g ra fic h e  
degli scultori, architetti, p ittori, ec. n a tiv i d i C a rra ra  e d i  a l t r i  lu o g h i  
della Provincia di Massa, Modena, tip. di Carlo Vincenzi, 1873; pp. 98-104.
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in  m a r m o  p e r  l ’in g lese  H o lltz , ma venuto a morte, l ’eseguì 
p e r  M a r ia  C r is t in a  di B o rb o n e , vedova del re Carlo Felice; 
la  q u a le  lo  d o n ò  a C arlo  A lb e rto . Prim a fu collocato nella 
s a la  d ’in g r e s s o  d e lla  R .  A rm e ria  a Torino; ora abbellisce 
i l  s e p o lc r e t o  d e ’ R e a l i  di S a v o ia  a Superga.

F e l i c e  R o m a n i, a lla  v is ta  di quel gruppo, preso dall’am
m ir a z io n e , s c r iv e v a : « V i  è riunito tutto il bello dell’ arte 
g r e c a  e  t u t t o  il su b lim e d e ll ’arte  cristiana. Vedete le forme 
d i q u e l l ’a r c a n g e lo ?  S o n  e sse  tutto ciò che di più perfetto 
p u ò  c r e a r e  n a tu ra , o im m ag in are  l ’ingegno che paragona 
e  c h e  s c e g l ie :  v i è la  g io v a n ile  bellezza di A pollo del Bel
v e d e r e ,  v i  è  la  sve ltezza  e la  potenza del Semidio, vi è la 
n o b ile  a lt e r e z z a  e la  fid an za  nella  sua forza del vincitore 
d e l t r e m e n d o  P ito n e ; m a v i  è pure ciò che manca al greco 
s c a lp e l lo ,  c iò  che m a n ca v a  eziandio a Lisippo ed a Fidia: 
i l  s e n t im e n t o  re lig io so , ch e  inform a le grandi opere degli 
a r t e f ic i  c r is t ia n i ,  q u e ll’a rcan a  nobiltà unita alla  grazia, quel 
n u o v o  t ip o  d i  ce lestia le  se ren ità , quel non che d’ intellet
t u a le  e  d ’ in d e fin ito  che som m inistrar non poteva la cre
d e n z a  p a g a n a ,  tutta , p e r  co sì dire, materiale, ma che ispira 
e  s o m m in is t r a  la  n o stra , tu tta  spirituale e d iv in a . . . .  Nè 
in fe r io r e  a l l ’A r c a n g e lo  v in c ito re  è l ’A rcan gelo  vinto. L ’ar
t e f ic e  n e  c r e ò  la  fig u ra  a  sublim e contrapposto di quello
in  s e m b ia n z e ,  in m ovim en to , in cara ttere ..........E i conserva
le  im p r o n t e  d e lla  su a  d iv in a  origine nella dispostezza della 
p e r s o n a , n e l la  rob u stezza  d e lle  membra, nella forza, sebben 
d o m a , c h e  m a n ife sta  n e lla  su a  sconfitta » (i) .

G i o v a n n i  S f o r z a .

—  3 9 3  —

M O N U M E N T I CELTICI IN VAL DI MAGRA

V e r s o  l a  fin e  d e ll ’ann o  18 2 7  , per uno scavo nel terri
t o r io  d i Z ig n a g o  p resso  il fium e V a r a , ven iva dissepolto 
u n  c ip p o  d i p ie tra  a re n a ria  scolpito in forma di una rozza 
f i g u r a  u m a n a , e p o rtan te  u n a breve scritta in caratteri e-

( 1)  C fr . G a z z e tta  P iem on tese , n° 250, sabato 2 novembre 1844. 
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