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BOFFITO Padre Giuseppe, barnabita . Fece parto do l Col
leglo • alla Oue rco • dal 4 novombro 1901 ;, I 16 001.tr,rnhrù 
1944, data dolla sua morto . Insegnò ltall,ino u Grur,o no i 
Liceo, por qualche anno oncho Storia e Geografia no i Gln
nuslo . Ottenne di 01:18(.m: lascl1Jto l ibero dall ' ìnHou n;,rnonto 
!lolo ;,ila fin o de l 1941. 
N.ito u Gavi (Ale ssandria) li 3 lug lio urne. onii !l<J I Voti 
Rcllglo111 ne lla Conyrc,gazlone de l Barnabiti Il 2ù uttohro; 
1087 11 fu ordina to Sar,e rdote a Rorn& Il 24 11 r,11, ,1r1i, ro 1U92 . 
Pochi ylornl dopo fu Inviato dal Supùrlorl al Co li ,;ylo • Car 
lo Alberto. di M onci.lli(1 rì. VI Insegnò Italiano •; Croco ni; I 
Ginnas io e n11I Liceo . Consegui l1.:1 Laure;, In Lr,ltlm, a fo 
rino Il 14 lug li o 1896. In qumi to b lO8BO anno lncornlri c: 10 a 
tiare olio atompo I frutt i delle; 1w o ri cerche. dapprlrm , 11 10-
rlcn-lettorurlo. poi storlco-sclentiflchu : cfo allora non al for 
rnò plu noi lavoro di rlcerc;J nel ca rnp l r,lu dlspi.Jrntl , ' ' ol 
r1ubbllcazlonl. anche pondo ro110. clH, himno suscl t..,t o l',J rn 
tnlraz lono dogli studiosi r, del co rnp,1t1c;ntl. Nfll HlOO fu rm.1n
dato a Roma. dovo. oltro ad ln5egn1.1rn. continuò le Buu rl
(:ùrchu In archi v i o blbllotecho. eh(: lo condu1tsoro d<1 llé.1 V,,tl · 
•'. éì nn , allo Nazlono le di P<1rlgi ç:, di Balli l e.:.t . 
N•)I novornbre 1901 I Superiori lu invlamno ,., Firenzc . A li ;., 
()uerco ngli troverà I Padri : Bortclll . M o lil dTrll . Df.l F,,I II. 

<l ill11rrrr1d 11 ll111rn l l1u111u11 1, Il I ,rr11 ,11 111 I" ·"' ' n 1'11 1111 1, fl '1 

uii•1111,, r,11( :1,,,, ,l,-,lt n 1tl I' . l1 l1l1J1H111I 111111,J , 1111,,drn ,f'11nll111,,, 
M11 l ' l1r, ,11(J rtllf111111t 1,, 11111 :1111 n,, l111p1•1111111t, . "'"1 put qv 11 ,,,,, 1, , 
1111111,rlrn 111 r1w1 l11n•1111w111 ulllvl l/1 di rl1 ;11tf,11l1111 1 U 11 nnll 1'111 111 
"" rJJJ1ll11it:l11t11 111,1111111 01,rr111 IM 111H1 vllr,1 lr11 11 1,nrr 11 11r,1,. r11,t.1, ,1 
JJIIJl1Jr lhllllf111ln , ,r,, I llhrl : 111l11111 11 '""' 11 l11dlll IJ 111 r.11 111 11r1 1 
dfl lu l11, 11rrir11J 111111 l,ll,lir,Jn, :11 111 plir pro11t rn11, p11r1:l1 11 v ' r1 
n111r1 \jll lrtf:U1111i,r,II , I r;udi1 :I, I 1:lr11 11 II , 111 rr,r l ~11lrr1n ndl tl ort l 
11111 l01,1111 rfoll11 hlhllr,1111:r, 1i1 1111 r: 11 l'or 11 :1 11rr11I lu 1rffld11l11 11 

llJI, 1,11,llofllo o l1il,ll (1!fr11fu, l11 liihlirilor, 11 d,dln 011òrr~n ; 1,r1 
oorn pi (, oho l1il11iolu1 :11rlri, r,qll fil IJll,ll11l r,011 O nc lr1ld11r l11 In 
tllll tllfJ, (jlJIINI ollo l 11 /11111 rr11,,,.,, r 111 f1 rnn 11 1111 1:1 ,111101111 rllpldc,, 
pro11to ,, pr11 o lIJt.) 11/J IJ{/til rl oltloo 111 ()rrr l11 IJlh ll cil, ,c:r, dnllu 
Ouurno ù <Jo q11ul(1ho 11111111 lr1 v111 di fl~J!JlfJrr11m1on10 n di 010111 
11111zlc,rrr1, ,,,, r, lrrlltrJl111,, 11 lui ; l 'or rr111 d"ll't11woof!o, d,n In 
rripprmi-,rrr,,, h nlul/1 J1Hwt11 tf1111'11x u l11nrro Plulro Glclunlo , di 
11011111 : 1(1 t, 11,001, r; l,o, por l 'uff 1, 11u1w1, rnrrl r; l1l11 1:ho luurw11 l11 
NIIIJ f11111l!Jll11 11I f' . Oillrt rrll//1 , d11rrl1 rrol 1!Jb0 l11 u111111u , 0<1pl 1, 
In ornrrd,,1111 rw111rul 1, tf1JI f:fon O lrn(ll (J do l Uunutullu, c lw nl 
lrùvo uu ll11 m;11l011c, d'lr1ornnou . 
r u t1 11(;(ml,,1, , tJ rr,ll111111H1 di or1111dc, wnllt ù , p11rl oolo 11llu 11 11 u 
culturu IJ d1,ltrln11. Fi i ur1 110,,,,, r: 0111pll 1:1J r:rm of1m111t1m, di 
l11111mult1J, c lu, l11v1,1;11 1Jrri viri/,, r,urr:lt i', fnrtlr, di 1rrw rrr,to 
voi,, wr1llt/1 : lrr l111 1mr:h1; l 'u rrillt1, dlv1,rt111vu 1irJ rnpll(;11rn1,11 10 
mod,,u11u . I 1:orrfmtolll, qll 1d1innl , 1,, f1.1rnloll1,. !fil 1mrnl111 c..11 
or:lnn z11 r: hu r:rm 1111 r,l,l,1,ro r;c,r11u,1rm111 di vii;, u di lrrtontl no 
rH,rb11n1, :mr:11rs, w, r lr;urdù 1:lil/ t, 1m1l111tto rJ1f1 fl u ,1lono fJ poi 
orund,, 01nrrrlmz1ow, . 
Mml 11 f! lro,un Il 1ll 1:otturribrr, IL!4il , dursmto lo HIJUrr<.1 , q111rr1 -
do Il f ron ttJ ,,ru 1,111; portr, rio tt oJ1trlr,n11 II dullil 1: 1111.i, qunrrcJo 
I olorrir,11 ,,r;m1J wtr:<irn tutti !Jùpproou l : o li t,vvonlrnontl bol 
li c i ov<,viJno rl ur, t, II LJ l o Il ~;1,c1 d11 old1; rlc1 . MfJrl 11,:,ll 'ornbrn do l 
uuri oornpro r:w1 todlt v naocondlrnorrto . 
L'n rodlt/, 1i r; l1,r1tlflc;J di,I P. Hryffltn nfJn fJ di q11 o ll11 c hu Al f)O ll · 
11:mr, llluotri,r,, 11 unindl llrn,n r;orr 111 trnnqulllltl, di rlu8c lro 
:, d;.,ru un'lrJ,,11 uuHlr.i,,ntn d•,I llrrrlll o rrtro I qw,11 la i;ul) u ttl 
vltù di ri tucJ l0110 !l i 6 uupll c;,ts; . f)r,ro I prim i 8ludl o lo primo 
opur,, ;, 0turnp:, . pubbll cu t,, ;mr:o r ti qu ,rndo nra s tudento ol
l 'Unlvorn lt./J di T()rlno o eh( , vortri vooo ou ;,rçionrontl atorlco
orealoloQlcl. 01:1 11 po,Hw ud ;,ppunt I di atorla metereologlca, 
chi, lo ;,vvlo rn olio r) tudlo cJo ll u mut0 roo lot1l o ne ll o Olvlnn 
Comrnudl o u ulla blt,111,waflr, aatro-motereologlca. Ad un lo 
ol eo fJ n•1c1,,, 1,nrl o ,11npll1.1rt1 1 du lln vl nu.ilo di rl ce rc ho In qu1,-
11 to r,u rn po , 1, cJovut o I l i!lvorn ff UllfJ Coamografla primitiva 
claaalco o patriatlca, c l11J dlvont;, Il rrtJCt,di ,ntù noco os11rlo 
cfoull Studi Dant.oechl. 

I. IL DANTISTA. I 11; ,u..,mnrrl mùtu ruolo~JI CI ri co rr enti 8p01!!H> 
nul poorru, hunno 111 O,mt,, un;, lnt.orpro t<.12 lonti r; h fJ ;iog uo lo 
do ttrln ,, di /\rl i, 1(,11:ln contro co lo ro c tw , lncJlsc rell lJ lntom
puroJ1tl. vol ov,,nr, dal P<wto un procuri,o rn do l m o tooro loçi i 
n,udu r11I •. o 11, no to do l Bo fflt.,, • Sù Dunt o 8 11.1 •1 tnt o ,no
l•JOrolouo • /.J 1,. !!OIH<1 J1t i.J un ;:, r,olurnlciJ c:o l CovernJ . 11 Copor, 
c l c, d illtr l. 111 un i.lit ro utucJlo hUll t1 • Sfo,;, dF,1 fuoco 1,cc oJ1dO 
o li ;,ntl chl 11 11 r,condu Oi:1111,, • li l:iolllto ri l! i.1rrdno Il conr or; to 
dnnt t,Hco doll r, dut; t1; rzln 1c; dal prlrnr, cont,, du l Puradl !:ìo CJJJI 
11: 0pl11lonl d tJ\,l l l t1n tl cli i . c itando Avvrroo , Ari flto to lo . Albert o 
Mt1ynu . S. romrné:l eo . B«cono c, d t1 ltrl . r:onc lucfo cho In 4uo ll e 
lf:rzl rHi Il Pr,1; ti, ,illudo flOn all iJ • i, fo ru d~; I fuoco •. bfm •i l a 
qu 1:1 lco1i·1,ltr o chr,. In b<11Hl t1I I;, critica dr tolt o 11 Ctinlo . 1; qll . 
I l Bollito . poni,a dovf:r c; nnc l laforo 1. t,, , non t i dobb;, ln ten
d1, " : ;; ltro 1, h 11 l iJ Luna f,o Dontti n la !ì l<1t1, tJn • mot.o matlcn. 
o ur, • y u,1dota •. o 1inclw • n,l &ur;,t o " ; rJi rn()ndl •. dundn u 
qu1.J 1J I I t•~rrn ln1 un •dçinl fl!:él lri rnod orrro . ù qu1;1, 11on•: . ,rncondn 



tt\, tl lh ' . d h} v,i ~st11nl,rntn tilln luce del significato popolare 
,·,'t"-' ~ l~~$ICçilr- dt1 I. ttirmìne nei tempi del Poeta, e dimostr~ 
,••~ t•,1tt~} I~ ll \'..!ll)lll cho si trovnno nel passi della Divina 
\ \'m0\,::~11 ,1 t} 11m:ht1 In µlù csp lìcltn esposizione del Convivio 
• th'I\ ~' s -~d\~,o win cultura ordlnarin e che pressoché tutte 
,~~~\4, \1 '-' dt)r1vn tt} d è1 autori nntìchì, specialmente da Aristo
td,~ . ,, •~1~1.itl)(}vHII. COtn t) Boezio, Alberto Magno e, in arti-
'"''-tt 11:'. ~- ll'l"t\\él$l), p 
l ~1ct~ l;\

1
"'\lll t:'!$t t il>"~' ij 

I 
si . _ri?onnette alla .. Ouaestio de aqua et 

k )(t ~ , , "''t:s u Cl I • µ1u~ imp?rtnnte lavoro cri tico del Boffito, 
,'\'Il q~i..11~ t.,gli ht1 111teso dimostrare che questa ha l'appa
: 11:' l\: ,I (l . I~ µrt} tesa d1 un docun1ento storico a · d. . . , nz1, 1 uno ~:rt1ow-nto st,1so 1n piena regolc1, ma non lo e· c I d -1 • ·1 · 1 . onc u e 1 ~~,,•hw l'•_lt) 1 11u1111po c1 tore o falsificatore di detto strumento 

_-, ~~ ,~ tbll tnt)nlt1 li N~oncetti : " ... Certo si è che la Ouaestio, 
,'\'-t, .. ,•jtt l nl t t)mpo dt Dante sarebbe con ogni· · · 

1
-. · , veros1m1g 1an-= ~- un ,umcronismo storico-scientifico » 

.\ l' ·\ t:"\' ,,d~mìn . de l le ~cienze di Torino. il lavoro del Boffito 
,,u, ~i ,:.hc} montasse d1 essere tenuto in altiss ·,mo t · , Il con o, per-
.-h t) sm ~i oro nessun dantologo aveva approfondito « l'arduo 
l' "-'bt~mt1 con eguale serietà e competenza .. . 
-\ ltN: qo~sti~ni trattate dal Battito, riguardanti i rapporti del!.: $\~ttlnrn d1 Dante e la Divina Commedia , per buona parte 
~, (:onc-~mt rnno sul valore che, per la cronologia della « Vi
s. .. 1ne ~ dtinte$Cél . ebbe la sua scoperta dell'Almanacco di 
Profacto. Contro la scrupolosa e ricca documentazione del-
1",.\n~_Wlì:t i. che arrìva alla conclusione che il viaggio dan
tt~S(..'O sta awenuto nel 1301 anziché nel 1300, il Boffito so
~tl~ w che I ·avere posto .. lo bel pianeta che ad amar con
i\)(!« ·• al mattino dell"8 aprile 1300, « l'errore non è impu
tabtle a Dante. se d 'errore si può parlare a proposito di un ·o
r ~r<l di poesia . Infatti in un Almanacco perpetuo dell 'anno 
:.3:00 preso come radice ossia punto di partenza, che dovette 
J\ et-e mo lta dìttusione. a giudicare dalle non poche copie 
nv.1no...',C.fi tte che ne rimangono. si trova appunto l 'errore 
p~et to. come per primo ebbi a rilevare. Volendo fare un'i
potesi . si potrebbe incolparne l'usanza ebraica dell'impagi 
nazione alln rovescia. per cui l'ultima colonna o pagina della 
posizione di Venere . negli anni 1300-08, passò erroneamente, 
nella versione o trascrizione , a essere la prima . Nel testo 
ebraico . a quanto mi venne assicurato da competenti, l'er
rore non sì trova •. 
LA scoperta del Boftito è dì un eccezionale valore per far 
ripudiare la tesi dell 'Angelitti. In un'altra memoria il Boffito 
espone il ritrovamento di due almanacchi vaticani, con al
cune considerazioni che riconfermano l'errore di Dante, giu
st ificando lo con quello del Profacio . 
Nel ciclo degli studi danteschi del Boffito è opportuno non 
diment icare contributi pratìci di prim'ordine . come gli Indici 
Ventennali della ri vista « L'Alighieri ,. e de " Il Giornale Dan
tesco •. 

Il. Il BIBLIOFILO. Fino dai primi anni della sua destinazione 
alla Ouerce. il P. Boffito era entrato in contatto con l'editore 
Olschki. I cui nipoti divennero poi alunni del Collegio. Nella 
rivista • La Bibliofilia •. fondata dall'Olschki stesso, il Battito 
incominciò a pubblicare una lunga serie di lavori , in parte 
d, carattere propriamente storico oltreché bibliografico , e poi 
s_i accostò. gradatamente . a problemi riguardanti la storia_ del 
li bro . all a quale dedicò. in seguito, studi che ebbero ns~l 
latì lusi nghieri e cospicui . Poi rivolse i suoi stu?i_ al!a _st0 ria 
dell'arte del libro italiano ; così uscì « Frontespizi di libro "· 
che il lustra le incisioni nel libro italiano del Seicento. ~ltro 
lavoro importante è quello dedicato all 'or ig ine ed evoluzione 

delle iniziali dei libri a stampa : « Iniziali istoriate e iniziali 
fiorite o arabescate", pubblicazioni apparse nella collezione 
« Il Facsimile»; tra il 1922 e il 1931 ne uscirono sei volumi. 

lii. LO STORICO DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA. Un altro 
argomento che abbraccia un campo esteso di ricerche e che 
trova i suoi precedenti in vari lavori di storia della scienza , 
è trattato dal Battito in un volume di 217 pagine, più 136 fuo
ri testo, con le figure intercalate. e che pubblicò nel 1929, 
anno in cui si ebbe in Firenze la prima mostra delle scienze, 
presieduta dal principe Piero Ginori Conti, al quale il Battito 
dedicò il suo lavoro « Gli strumenti della scienza e la scienza 
degli strumenti ». Rifacendosi dall'antichità , cioè dai primi 
orologi solari, gnomoni, obelischi, clessidre. orologi a sabbia, 
meridiane, ecc ., passa alle evoluzioni degli astrolabi. Nel Me
dioevo ecco apparire gli areometri, gli scandagli , le bussole , 
le balestriglie, ecc. ; segue la descrizione del batometro o 
scandaglio dell'Alberti e gli strumenti di papa Silvestro Il 
e ricorda Leonardo Pisano e Ruggero Bacone. Sulla storìa 
della comparsa della bussola il Battito si intrattiene per 
esteso·, e convinse il suo confratello P. Bertelli (v .) a trat
tarne con la sua chiara competenza . Dopo aver accennato 
agli studi del Rinascimento, a Leonardo, Leon Battista Al
berti, Niccolò Cusano, ecc., passa all'era galileiana e all'era 
moderna: riguardo a questo argomento il Battito limita e con
tiene l 'ampiezza della trattazione, in vista forse di un lavoro 
più ampio che si riservava di trattare distesamente in seguito . 
Alla stor ia degli strumenti della scienza appartengono altre 
memorie: due si riferiscono a un'invenzione che sarebbe sta
ta suggerita da Pietro Bembo, cioè una specie di telegrafo 
senza fili; una terza rievoca le citazioni ben note sulla discu
tibile invenzione del cannocchiale, ossia lente di Leone X 
della quale, oltre lo stupendo documento tramandatoci da 
Raffaello col ritratto del Pontefice, confermano l'esistenza 
gli inventari manoscritti delle « Robe de la Tribuna • e della 
" Guardaroba Medicea " · Il Battito conclude che quelle lenti 
potrebbero essere andate a finire in qualche museo di Vien
na . In _una quarta memoria, dopo una rassegna dei più antichi 
orologi a peso e a bilancere. il Battito conclude che non certo 
a F_irenze poté Dante vedere questi strumenti. perché l 'oro
logio ~a torre del Palazzo della Signoria non comparve che 
verso 11 1354, e allora l 'Esule fiorentino non avrebbe potuto 
osservare che l'orologio di S. Ambrogio. eretto a Milano nel 
1306, in occasione del suo colloquio in quella città ( 1311) 
con Arrigo VII. 

IV. IL BIBLIOGRAFO. Ma. soprattutto , il complesso di indagini 
nel quale ebbero modo di esercitarsi la cultura storica del 
Boffito e la sua specifica preparazione scientifica , è quello 
riguardante la storia dell'Areonautica . intesa nel senso di 
storia del progresso , della intuizione e della conoscenza delle 
leggi che regolano il volo. e quello di storia degli esperimenti 
tecnici che portarono gradatamente alla real izzazione del volo 
moderno, variamente riflessi nella produzione letteraria e 
nei documenti grafici contemporanei . 
In un primo tempo il Boffito indirizzò le sue ricerche soltanto 
in senso bibliografico. pubblicando un • Saggio di bibliografia 
aeronautica italiana»; da qui l 'avvio per la prima sua opern 
organica di maggior mole : " 11 volo in Itali a •. una bella sto
ria docume~tata ed aneddotica dell 'aviazione del nost ro paese . 
Questa pero era soltanto un plinto dl ar rivo per più estese 
ricerch_e ~he in parte vennero rifuse nel la edizione dell a gra n
de . " B1_bl1o~eca_ Aer~naut1ca Ital iana• . il cui lavoro prepara
torio d1 art1col1 su riviste specializrnte e corrispondenze con 



special ist l t., s tor ir,I ~ i,J i tE-J 11 ;;,n i ch11 s tran Ieri, era stato formi

dabile ; ques ti l «:1 vori ~ono stotl rnttn rnf1no segnalati, dal 1927, 

nella Bibliofilia, con la rubri ca dal titolo "Corriere Bibliogra

fico lnternazlontt lù o Reforendum n. 

La Biblioteca Barnabltlca. Se nell'opera sua di studioso, di 

ricercatore e di sclonzlato , il P. Boffito ha dimostrato acu

tezza, ingegno, ven;at lllt~ fJ rnotodo sc ientifico, altrettanto 

si può dire del reli glo8o che nolla tradizione e attraverso la 

spiritualità del suo Ordin e ha amato ri ce rcare le opere d'in

gegno e di intell ettua le fatica dei suoi con fratelli Barnabiti. 

Alla sua Congregaz ione eg li dedicò la sua opera monumen

tale, la "Biblioteca Barnabltlca Illustrata n, nella quale con

vengono tutte le sue grandi qualità di erudizione e di varia 

dottrina, rilevate ed acqu isite nel corso delle sue multiformi 

attività, e in questo caso forse comprensibilmente sorretto 

anche da un sentimento d'orgog lio di appartenere ad una 
Congregazione la quale alle Scienze e al le Lettere aveva 

dato tanto cospicuo contributo di grandi ingegni. Chi ha avuto 
la felice occasione di conoscere da vicino il P. Boffito, uomo, 
religioso, studioso, sa che quest'opera a lui è stata ispirata 
dall'amore, persuasa dalla riconoscenza, dettata da acuta e 
profonda competenza, perseguita e stesa con mirabile ed in
stancabile impegno. Dalle altre bibliografie di Ordini religiosi 
la " Biblioteca Barnabitica » si differenzia per la raccolta di
ligente di tutte le notizie relative alla vita e all'opera di una 
data personalità. estratte da dizionari, monografie, miscel
lanee, periodici e, talvolta. fogli volanti diligentemente rintrac
ciati e segnalati. Vi si citano scritti commemorativi e docu
mentazioni fotografiche, raggruppate in modo da renderne la 
ricerca agevole e spedita. Le opere a stampa, come i mano
scritti, sono accompagnate da note ed osservazioni che le 
commentano e da ritratti e diplomi, oppure, secondo l'ot
timo gusto dell'Autore, vi sono riprodotte le parti più belle 
e caratteristiche del tempo delle opere elencate, come le 
antiporte, i frontoncini, le vignette e i finali. Oltre ai nomi de
gli autori, nella Biblioteca sono inseriti anche nomi di loca
lità particolarmente significative nella storia dell 'Ordine. 
Valga come esempio la voce Bologna , che ha l'ampiezza di 
una impegnata monografia, in forma bibliografica, sulle at
tività svolte dai Barnabiti in questo notevolissimo centro cul
turale , In collaborazione col P. Francesco Fracassetti pub
blicò un lavoro storico sul Collegio S. Luigi di Bologna (Fi
renze , tip. Giuntina, 1925). a onorare il terzo cinquantenario 
di questa benemerita istituzione . Così. per i I Collegio fioren
tino alla Querce, che fu particolarmente caro al suo cuore 
perché ivi aveva trascorsi gli anni più produttivi della sua 
attività intellettual e, i I Boffl to curò I I volume " 11 Collegio 
alla Ouerce nell'anno cinquantacinquesimo dalla fondazione 
(1867-1922) ,, (Firenze, tip. Giuntina , 1923) . L'elenco com
plessivo delle sue opere ne registra 191 . 
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